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La base legale:

- Trattato di Lisbona, art. 167: l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli
Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il
retaggio culturale comune. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati
membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, scambi culturali

Le politiche culturali in Europa

conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, scambi culturali
non commerciali, creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo […]
(Art. 166, formazione professionale, Art. 173, competitività delle imprese europee)

- Convezione UNESCO 2003 sul patrimonio culturale tangibile e intangibile
- Convenzione UNESCO 2005 sulla diversità culturale e linguistica

nota: ne consegue direttamente l’applicazione del principio dell’ECCEZIONE
CULTURALE negli accordi bilaterali dell’Ue (es.: accordo commerciale Ue-Usa)

2

Silvia Costa, presidente Commissione CULT - relatrice del Programma Europa Creativa



EUROPA 2020 È LA STRATEGIA PER LA CRESCITA INTELLIGENTE,
INCLUSIVA E SOSTENIBILE, CHE DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLE
POLITICHE PER L’UNIONE.

• La Commissione Europea ha definito il nuovo programma finanziario pluriennale
che sosterrà la programmazione. L’importo totale è 960 miliardi di euro definito
dopo una dura trattativa nella quale il Parlamento ha ottenuto un contenimento dei
tagli (da 80 miliardi a 40 per il settennio)

La nuova programmazione: Europa 2020

tagli (da 80 miliardi a 40 per il settennio)

• La CE ha attribuito al programma Europa Creativa l’importo di 1,462 miliardi di
euro, inferiore al 1,8 M inizialmente previsti, ma in crescita del 9% rispetto al
settennio precedente

• L’introduzione della clausola di flessibilità prevede la redistribuzione annuale
delle risorse non assegnate, secondo priorità concordate con il Parlamento
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Nella nuova programmazione, le politiche culturali trovano spazio nei
programmi a gestione diretta della CE:

- EUROPA CREATIVA (cultura, creatività e audiovisivo, budget:
1,462 miliardi) e i progetti Capitali europee della Cultura, Label sul
patrimonio storico/culturale, programmi in accordo con il Consiglio
d'Europa (come gli Itinerari culturali europei e Eurimages)

Le politiche culturali nella programmazione 2014-2020 (1)

d'Europa (come gli Itinerari culturali europei e Eurimages)
- Horizon 2020 (ricerca e innovazione, budget: 70,2 miliardi)
- Digital Agenda (tecnologie digitali 1,14 miliardi)
- COSME (competitività PMI, budget: 2,3 miliardi)

e nei programmi affidati agli Stati Membri (e alle Regioni):
- Coesione (Fondi Strutturali, budget: 325 miliardi, 30 per l’Italia)
- Sviluppo rurale (Budget: 95 miliardi, all’interno della PAC: 408
miliardi) 4
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HORIZON 2020
emendamenti da noi proposti e approvati dal Parlamento:

• Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): INDUSTRIE CULTURALI

• Azione per il clima, ambiente: PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO

• Società inclusive: SCIENZE SOCIALI E LA RICERCA UMANISTICA

Le politiche culturali nella programmazione 2014-2020 (2)

SVILUPPO RURALE
può comprendere servizi culturali e interventi sul PATRIMONIO se rilevanti per lo sviluppo
del territorio: es. GAL.

POLITICHE DI COESIONE
Obiettivo tematico (OT) 6: tutela ambiente e valorizzazione RISORSE CULTURALI e
ambientali. CULTURA E TURISMO inseriti tra le key actions

COSME
109,9 milioni per la competitività delle imprese del TURISMO 5
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• Il 9 dicembre il DPS ha trasmesso alla CE l’accordo di partenariato 2014-2020, adottato in via
definitiva lo scorso 29 ottobre . Da quella data il DPS ha ampliato lo spazio di azione per imprese
culturali e creative (ICC) e in particolare ha integrato l’obiettivo tematico

(OT) 6 «TUTELA AMBIENTE E VALORIZZAZIONE RISORSE CULTURALI E
AMBIENTALI (6.8 Attrattori culturali; 6.9 Attrazione turistica)» con aperture su:

FONDI STRUTTURALI - ITALIA/accordo di partenariato

- OT3: COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI (3.3. modernizzazione dei
sistemi produttivi territoriali; 3.5 PMI a carattere innovativo; 3.7 attività economica profit e
no profit a contenuto sociale)

- OT1: SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
- OT2: AGENDA DIGITALE ( 2.3 servizi on line inclusione digitale)
- OT10: ISTRUZIONE E FORMAZIONE (10.8 Didattica innovativa, anche on line)

Il PON Cultura 2014-2020 è riservato alle 5 Regioni obiettivo Convergenza
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Il programma Europa Creativa 2014-2020

Definizione: «Il Programma Europa Creativa supporta i settori europei della
cultura e della creatività».

Come tali si intendono i settori «le cui attività sono basate su valori culturali e/o
sull’espressione artistica e creativa, siano esse market-oriented e non, e
qualunque sia il tipo di struttura che le realizza».

Tali attività «includono la creazione, la produzione, la disseminazione e la conservazione di

7

Tali attività «includono la creazione, la produzione, la disseminazione e la conservazione di
beni e servizi che comportino l’espressione culturale artistica o creativa e le
relative funzioni educative e di management».

Il programma consiste in:
- uno strand transettoriale che include lo strumento finanziario di garanzia

dei prestiti, le politiche di cooperazione transnazionale, i desk Europa
Creativa

- Il subprogramma Cultura destinato ai settori culturali e creativi
- Il subprogramma MEDIA destinato al settore audiovisivo

Silvia Costa, presidente Commissione CULT - relatrice del Programma Europa Creativa



Le sfide per il settore

1. Uno spazio culturale frammentato: per lingue e identità, per
insufficiente mobilità degli operatori, degli artisti e delle opere e
per dimensioni dei mercati

2. La globalizzazione, e quindi l’esigenza di una maggiore
competitività in ambito mondiale

3. La digitalizzazione, che sta trasformando le catene del valore e
può rappresentare un veicolo di ampliamento dell’accesso alla
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può rappresentare un veicolo di ampliamento dell’accesso alla
cultura per i cittadini e di nuove modalità di riconoscimento della
remunerazione dell’opera

4. Il superamento della mancanza di dati organizzati sul settore
5. Il superamento delle difficoltà di ottenere credito soprattutto

per le PMI, prevalenti in questo settore
6. Lo sviluppo del pubblico, con particolare riferimento all’accesso

e alla partecipazione di gruppi sottorappresentati e soggetti
svantaggiati

Silvia Costa, presidente Commissione CULT - relatrice del Programma Europa Creativa



Le principali novità e modifiche del Parlamento Europeo alla
proposta della Commissione

• Il valore duale della cultura (intrinseco ed economico)
• L’inclusione del patrimonio tangibile e intangibile
• La complementarietà con le altre politiche dell’Ue
• La più dettagliata articolazione dello strumento

finanziario di garanzia sui prestiti
• L’accompagnamento dei settori culturali e creativi nell’era
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• L’accompagnamento dei settori culturali e creativi nell’era
digitale

• La valorizzazione del ruolo di artisti, professionisti e
creativi

• La valorizzazione della dimensione imprenditoriale
• L’allargamento del pubblico e lo sviluppo di nuovi pubblici
• L’educazione culturale, media e digitale

Silvia Costa, presidente Commissione CULT - relatrice del Programma Europa Creativa



Il contesto – alcuni dati europei
Libro Verde 2011 sulle ICC in Europa:

•Occupati nel settore: circa 6 milioni di persone
•Volume d’affari: 654 miliardi
•Aziende: 1 milione e mezzo
•Quota PIL UE: oscilla fra il 4% e il 7% (a seconda del perimetro
considerato).
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Studio KEA sull’utilizzo del Fondi Strutturali per progetti culturali:

Impatto dell’impiego dei fondi strutturali per rendere più attrattivi
città e territori, unire creatività e innovazione e convertire
economie locali in via di deindustrializzazione verso nuove
infrastrutture e servizi, anche collegandoli al patrimonio culturale,
ambientale e turistico.
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Il valore aggiunto europeo
In considerazione del valore intrinseco ed economico della cultura, il programma
supporterà azioni e attività che presentino un valore aggiunto europeo:

1. Carattere transnazionale delle azioni e delle attività culturali e creative ed
impatto sui cittadini europei per la conoscenza di culture diverse dalla loro
che siano complementari rispetto ad altri programmi e politiche di regioni,
stati, internazionali e ad altri programmi dell’Unione e/o

2. Creazione di un’economia di scala e una massa critica con un effetto
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2. Creazione di un’economia di scala e una massa critica con un effetto
leva per fondi aggiuntivi e/o

3. Rafforzamento della cooperazione transnazionale tra operatori inclusi
gli artisti, stimolando una risposta più completa, rapida ed efficiente alle
sfide globali e all’innovazione anche attraverso lo sviluppo inclusivo di nuovi
modelli di business e/o

4. Attenzione appropriata agli Stati Membri e alle regioni europee in
situazioni di bassa capacità produttiva, con area geografica o linguistica
limitata.

Silvia Costa, presidente Commissione CULT - relatrice del Programma Europa Creativa



Chi può accedere
-

Settori:
Architettura, archivi, biblioteche e musei, artigianato artistico, patrimonio
culturale tangibile e intangibile, design, festival, musica, letteratura, performing
arts, editoria, radio, visual arts, audiovisivo

Soggetti:
Operatori culturali e creativi: professionisti, artisti, organizzazioni (profit o
non profit), istituzioni, aziende in particolare PMI (micro, piccole e medie
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non profit), istituzioni, aziende in particolare PMI (micro, piccole e medie
imprese come definite dalla Racc. 2003/361/CE) attive nei settori culturale e
creativo

Paesi:
Stati Membri, paesi in procedura di adesione e di preadesione, Svizzera,
paesi dell’ area di vicinato (secondo le procedure specifiche), paesi EFTA-
membri di EEA. Il programma è aperto ad altri paesi o regioni che accedono
attraverso accordi bilaterali per azioni di cooperazione mirate (con
stanziamenti aggiuntivi)

Silvia Costa, presidente Commissione CULT - relatrice del Programma Europa Creativa



Obiettivi

1. Sostenere la capacità dei settori culturale e creativo europei
di operare a livello transnazionale

2. Promuovere la circolazione transnazionale delle opere
europee e la mobilità degli operatori, in particolare
artisti; migliorare l’accesso alle opere in UE e all’esterno,
in particolare per giovani, disabili e gruppi
sottorappresentati

13

sottorappresentati
3. Rafforzare la capacità finanziaria delle medie, piccole e

micro-imprese e assicurare una copertura geografica
equilibrata e la rappresentanza dei settori

4. Sostenere le politiche di sviluppo, innovazione e
creatività e di sviluppo dell’audience attraverso il
supporto alle politiche di cooperazione transnazionale

Silvia Costa, presidente Commissione CULT - relatrice del Programma Europa Creativa



Le risorse economiche

Budget complessivo: 1,462 M di euro:

•Media: 56% (824 milioni)
•Cultura: 31% (455 milioni)
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•Cultura: 31% (455 milioni)
•Strand transettoriale: 13%, con almeno il 4%
alle azioni e ai Creative Europe Desk e l’8% al
Fondo di Garanzia

Silvia Costa, presidente Commissione CULT - relatrice del Programma Europa Creativa



Strand transettoriale
A) Creazione di un fondo di garanzia gestito dal FEI sui prestiti

erogati da istituzioni finanziarie nazionali. Tipi di prestito erogabili:
per investimenti in asset tangibili e intangibili, i business tranfers e working capital
(interim finance, gap finance, tax incentives, cash flow, credit lines)

B) Promozione delle politiche di cooperazione transnazionale, per
1. Scambio di esperienza e conoscenza
2. Raccolta di dati di mercato, studi
3. Partecipazione all’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo
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3. Partecipazione all’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo
4. Ricerca di nuove vie cross-settoriali, anche digitali, per finanziare,

distribuire e rendere profittevoli le opere creative
5. Conferenze, formazione, seminari e politiche sull’educazione culturale, ai

media e digitale
6. Acquisizione di skills per i professionisti del settore culturale e creativo

C) Desk di Europa Creativa

Silvia Costa, presidente Commissione CULT - relatrice del Programma Europa Creativa



Subprogramma Cultura

1. Progetti di cooperazione transnazionale che riuniscano organizzazioni
culturali e creative di paesi diversi

2. Attività di network europei di organizzazioni culturali e creative
provenienti da paesi diversi

3. Attività promosse da organizzazioni a vocazione europea per lo
sviluppo di talenti emergenti e per la mobilità degli
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artisti/professionisti e la circolazione delle opere con alte potenzialità
nei settori culturali e creativi

4. Traduzioni letterarie e loro promozione
5. Azioni speciali che diano visibilità alla ricchezza e diversità delle culture

europee, come premi europei, l’European Heritage Label e le Capitali
europee della cultura

Nota: le misure di supporto sono destinate in particolare ai soggetti non
profit

Silvia Costa, presidente Commissione CULT - relatrice del Programma Europa Creativa



Subprogramma MEDIA (1)

a. Sviluppo di misure di formazione che promuovano nuove competenze per i
professionisti del settore audiovisivo, scambio di conoscenze inclusa l’integrazione di
tecnologie digitali
b. Sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive
come fiction, documentari, film per bambini e di animazione, videogames e
multimedia con potenziale di circolazione transnazionale per il mercato europeo e
internazionaleinternazionale
c. Attività tese a sostenere i produttori europei, in particolare gli indipendenti,
per facilitare le co-produzioni europee e internazionali, anche con le tv
c(a). Attività di sostegno ai partner di co-produzioni europei e internazionali e di
sostegno indiretto alle opere audiovisive co-prodotte da fondi internazionali di
co-produzione situati in un paese partecipante al programma
d) Facilitare l’accesso dei professionisti a eventi commerciali e mercati e all’uso
di piattaforme online in Europa e fuori
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Subprogramma MEDIA (2)
e. Sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali,
attraverso le sale e tutte le altre piattaforme nonché alle attività di vendita
internazionale, in particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e
l’audiodescrizione
f. Facilitare la circolazione mondiale dei film europei e di film internazionali
in Europa su tutte le piattaforme di distribuzione con progetti di
cooperazione transnazionale
g. Supporto a una rete di esercenti di sale cinematografiche che proiettinog. Supporto a una rete di esercenti di sale cinematografiche che proiettino
una quota significativa di film europei, non nazionali
h. Supporto ad iniziative di presentazione e promozione di una diversità di
opere audiovisive europee inclusi i cortometraggi, come i festival e altri eventi
i. Accrescere l’educazione cinematografica, l’audience e l’interesse del
pubblico per le opere audiovisive europee, incluso il patrimonio audiovisivo e
cinematografico in particolare tra i giovani
j. Sperimentazione di nuovi modelli di business e strumenti d’impresa nei
settori influenzati dalle tecnologie digitali
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Le sfide per l’Italia

•Realizzare una strategia e una governance multilivello e più integrata tra Ministeri, le Regioni
e gli enti locali per le politiche culturali per un approccio strategico di valorizzazione di beni
culturali, industrie culturali e creative e media, anche per ottimizzare l’impiego delle risorse e verificare
il raggiungimento degli obiettivi

•Attrezzare adeguatamente i termini di professionalità, risorse, strumenti e capacità di consulenza
strategica i desk nazionali di Europa Creativa e prevedere sportelli/hub regionalistrategica i desk nazionali di Europa Creativa e prevedere sportelli/hub regionali

•Sensibilizzare le banche nazionali ed altri intermediari finanziari a partecipare ai bandi per il
Fondo Europeo di garanzia, anche in partenariati innovativi, in partenza nel 2016

•Le Regioni dovrebbero promuovere, d'intesa con il MiBACT, un maggior coordinamento e
integrazione delle risorse regionali, nazionali ed europee, nella loro azione di sostegno alle
politiche culturali e creative valorizzando le proprie specificità ed eccellenze anche attraverso servizi e
infrastrutture (rete di sportelli/centri di informazione), formazione e assistenza alla realizzazione di
progetti e di attività culturali e creative transregionali e transnazionali.
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Commissioner for Education, Culture,  
Youth and Citizenship

Brussels, 10 September 2014

Tibor Navracsics     

Dear Tibor,

You are becoming a Member of the new European Commission at a particularly challenging time for the 
European Union. With the start of the new Commission, we have an exceptional opportunity, but also an 
obligation, to make a fresh start, to address the difficult geo-political situation, to strengthen economic 
recovery and to build a Europe that delivers jobs and growth for its citizens.

I want the new Commission to be a strong and political team. And I want you, with your political skills and 
experience, to fully play your part in this team. 

We will have a lot to do in the years to come and we will have to show a united and clear sense of 
purpose from our very first day in office. In the Political Guidelines for the new European Commission that 
I presented to the European Parliament on 15 July, I set out a new Agenda for Jobs, Growth, Fairness 
and Democratic Change, focused on ten priorities. I had discussed and developed this Agenda in detail in 
meetings with all the political groups in the European Parliament. The Political Guidelines are, therefore, 
somewhat akin to a political contract that I concluded with the European Parliament to mark the beginning 
of a new mandate and to prioritise the work of the new Commission. I will be looking for your support, 
creativity and action to help deliver concrete results.

Following our recent discussions, I would like you to be the Commissioner for Education, Culture, 
Youth and Citizenship. In this mission letter, I set out what I expect from you as a Member of the 
Commission as well as specific goals for which you will be responsible for reaching during our mandate. 
 

 
A new way of working

Delivering the priorities of the Political Guidelines will require a reform of the way the Commission has 
operated up until now. Reform means change. I want us all to show that we are open to change and ready 
to adapt to it. 
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I want the Commission as a whole to be more than the sum of its parts. I therefore want us to work 
together as a strong team, cooperating across portfolios to produce integrated, well-grounded and well-
explained initiatives that lead to clear results. I want us to overcome silo mentalities by working jointly 
on those areas where we can really make a difference. We cannot and should not do everything: I want 
the European Commission to be bigger and more ambitious on big things, and smaller and more modest 
on small things. I also want us to focus our energy and efforts on ensuring effective implementation and 
follow-up on the ground. I count on you to play your part in this new collaborative way of working.

To facilitate this, I have decided to organise the new Commission differently from its predecessors. I 
will entrust a number of well-defined priority projects to the Vice-Presidents and ask them to steer 
and coordinate work across the Commission in the key areas of the Political Guidelines. This will allow 
for a better focus and a much stronger cooperation amongst Members of the College, with several 
Commissioners working closely together as a team, led by the Vice-Presidents, in compositions that may 
change according to need and as new projects develop over time.  

To empower them to deliver on their priority projects, the Vice-Presidents will act on my behalf and will 
help exercise my rights and prerogatives in their area of responsibility. In particular, the Vice-Presidents 
will be in charge of:

•  Steering and coordinating work in their area of responsibility. This will involve bringing together 
several Commissioners and different parts of the Commission to shape coherent policies and 
deliver results.

•  Assessing how and whether proposed new initiatives fit with the focus of the Political Guidelines. 
As a general rule, I will not include a new initiative in the Commission Work Programme or place it 
on the agenda of the College unless this is recommended to me by one of the Vice-Presidents on 
the basis of sound arguments and a clear narrative that is coherent with the priority projects of 
the Political Guidelines. 

•  Managing and organising the representation of the Commission in their area of responsibility in 
the European Parliament, the Council, national Parliaments and other institutional settings as well 
as at international level. 

•  Promoting a proactive and coordinated approach to the follow-up, implementation, and 
communication of our priority policies across the Union and internationally.

Respect for the principles of subsidiarity, proportionality and better regulation will be at the core of the 
work of the new Commission. We will concentrate our efforts on those areas where only joint action at 
European level can deliver the desired results. When we act, we will always look for the most efficient and 
least burdensome approach. Beyond these areas, we should leave action to the Member States where 
they are more legitimate and better equipped to give effective policy responses at national, regional or 
local level. 

I will therefore pay particular attention to the opinion of the first Vice-President, in charge of Better 
Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, before 
including any new initiative in the Commission Work Programme or putting it on the agenda of the 
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College. This Vice-President will also be entrusted with the regular monitoring of procedures linked to the 
preparation of delegated and implementing acts to ensure full political ownership.

I will also pay particular attention to the opinion of the Vice-President for Budget and Human Resources 
as regards the impact of our activities on the financial resources and staff of the European Commission. 
We will have the privilege of being supported by an excellent, highly motivated European civil service and 
a professionally well-run administration, but its resources are limited and have to be used to best effect. 
This is also why I will want resources to be allocated to our priorities and to make sure that every action 
we take delivers maximum performance and value added. I also want all Commissioners to ensure sound 
financial management of the programmes under their responsibility, taking all necessary measures to 
protect the EU budget from fraud. 

Under my supervision, Vice-Presidents will be supported by the Secretariat General in their tasks but will 
primarily rely on close cooperation with the relevant Commissioners and the services that report to them. 
In addition, Vice-Presidents will be able to draw on any service in the Commission whose work is relevant 
for their area of responsibility, in consultation with the relevant Commissioner.  

With regard to the Union’s external action, I have launched a pragmatic partnership with the new High 
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, who, according to the Treaties, is 
one of the Vice-Presidents of the Commission. The new High Representative and I have agreed that she 
will play her role as a Commission Vice-President to the full.  She will notably steer and coordinate the 
work of all Commissioners with regard to external relations through a Commissioners’ Group on External 
Action to develop a joint approach. This Group will meet at least once a month in varying thematic and/
or geographic formats, according to the needs identified by the High Representative/Vice-President or by 
me. The High Representative/Vice-President will regularly report back to me and the whole College about 
geopolitical developments. To liaise more effectively with the other Members of the College, we agreed 
that she will have her Headquarters in the Berlaymont, and that the Commission will put a Cabinet of an 
appropriate size at her disposal, about half of which will be Commission officials. We also agreed that, 
whenever she sees the necessity to do so, she will ask the Commissioner for European Neighbourhood 
Policy and Enlargement Negotiations and other Commissioners to deputise in areas related to Commission 
competence.

Working together in this new way across the Commission should help ensure that the final decisions we 
take as a College are well-prepared and focused on what is important and that we are all equipped to 
explain and defend them. We will have to show a team spirit to make the new system work. Our success 
will depend on each and every one of you: on the team leadership of the Vice-Presidents and on the 
readiness of Commissioners to be strong team players. I would ask you all to work together to ensure 
that this new system works well.

The Education, Culture, Youth and Citizenship portfolio

You will be the Commissioner for Education, Culture, Youth and Citizenship. You will, in particular, 
contribute to projects steered and coordinated by the Vice-President for Jobs, Growth, Investment and 
Competitiveness, the Vice-President for the Euro and Social Dialogue and the Vice-President for the Digital 
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Single Market. For other initiatives requiring a decision from the Commission, you will, as a rule, liaise 
closely with the Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness.

The economic and financial crisis has had a profound impact on society. Unemployment has reached 
unacceptably high levels in many parts of Europe, particularly among Europe’s youth. In many countries, 
trust in the European project is at historic lows. These trends come in addition to structural challenges 
pre-dating the crisis, such as the challenge our education systems face in seeking to meet 21st century 
expectations. Making sure Europeans can fully participate in society and empowering them to engage is 
a key social concern but it is also crucial for our ability to embrace change and compete globally. The 
situation of the younger generation and of the most vulnerable requires particular attention. It is also 
essential to reach out to citizens to explain and demonstrate the value of our actions. 

The areas under your responsibility have substantial societal and political significance. While locally 
and nationally rooted, education, culture and civic participation are perceived by EU citizens as a key 
component of our shared European identity and values. They contribute to individuals’ capacities for self-
expression, creativity and entrepreneurship, as well as to the social cohesion and dynamism of our society. 
These sectors are also confronted with similar challenges: a fragmentation across actors and countries, 
funding shortages which often call for new funding models and a profound transformation resulting from 
the spread of new technologies. These trends challenge established organisations and ways of thinking, 
but they also offer unprecedented opportunities to innovate and to adapt political, cultural and education 
systems to new societal demands, with new job and business opportunities and new forms of civic and 
political participation. 

During our mandate, I would like you to focus on the following:

•  Contributing, as part of the project team steered and coordinated by the Vice-President for Jobs, 
Growth, Investment and Competitiveness, to the jobs, growth and investment package to be 
presented within the first three months of our mandate, notably for aspects related to education 
infrastructure.

•  Contributing, as part of the project team steered and coordinated by the Vice-President for the 
Euro and Social Dialogue, to the European Semester of economic policy coordination. The European 
Semester should be the vehicle for pursuing the modernisation of education systems, including 
with a view to progressing towards the targets set in the Europe 2020 strategy in the field of 
education.  

•  Promoting culture as a catalyst for innovation, by maximising the sector’s contribution to jobs and 
growth, particularly among the young, by promoting our cultural diversity and by helping Europe’s 
culture sectors to reach out to new audiences, using the Creative Europe programme to best effect. 

•  Promoting excellence and networking among European universities, with action such as the 
U-Multirank platform to compare and choose universities, and supporting the mobility of students, 
through ERASMUS+.

•  Contributing to reinforcing the “knowledge triangle” between education, business and research. 
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You will be responsible for taking forward the European Institute of Innovation and Technology, 
in Budapest, as well as for the Commission’s Joint Research Centre, which should progressively 
develop its role as a service supporting all Commission services with its knowledge and its 
expertise. In this context, you will work closely with the Commissioner for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs and the Commissioner for Research, Science and Innovation to ensure 
synergies between EU-funded programmes in support of new societal demands, and to share their 
results to a wide public.

•  Supporting the work of the Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility 
on youth employment, the development of skills and the strengthening of lifelong learning.

•  Strengthening the understanding of the general public of how EU policies are shaped today and 
helping citizens to learn more about the EU and to engage in EU debates. Particular attention 
should be paid to reaching out to the beneficiaries of activities organised through the “Europe 
for Citizens” programme  and ERASMUS+, as well as in the context of the traineeship programme 
organised by the Commission.

To help you fulfil these responsibilities, the Directorate-General for Education and Culture (DG EAC) and 
the Joint Research Centre (JRC) will report to you, with some adjustments, as indicated in the table 
annexed to this letter. You will also be responsible for the Publications Office (OP).

Our principles: ethics and transparency

We must abide by the highest possible professional and ethical standards at all times. I want the European 
Commission to lead the way as a modern, efficient and transparent public administration, open to all 
input that helps us deliver work of a consistently high quality, in full independence and impartiality. Our 
conduct must be unimpeachable. You have received the Code of Conduct of the Members of the European 
Commission. I expect all of us to honour both the word and the spirit of the Code. 

You will have seen that the Political Guidelines include a new commitment to transparency. 
Transparency should be a priority for the new Commission and I expect all of us to make public, on 
our respective web pages, all the contacts and meetings we hold with professional organisations 
or self-employed individuals on any matter relating to EU policy-making and implementation. It 
is very important to be transparent where specific interests related to the Commission’s work on 
legislative initiatives or financial matters are discussed with such organisations or individuals. 
 
 

Working in partnership for Europe

The Commission’s partnership with the other EU institutions and the Member States, as defined in the 
Treaties, is fundamental. The Union only succeeds when everyone is pulling in the same direction: this is 
why we should work in the months to come to forge a common understanding between the institutions 
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about what we want to achieve and how we will go about it.

The Commission’s relationship with the European Parliament is the source of our democratic legitimacy. 
This must, therefore, be a political and not a technocratic partnership. I expect all Commissioners to invest 
in this relationship and to make themselves available for and to take an active part in plenary sessions, 
committee meetings and trilogue negotiations. The meetings with the parliamentary committees over the 
weeks to come will be an opportunity for you to lay the foundations for a productive working relationship, 
to explain how your work will contribute to joint political priorities, and to demonstrate your commitment 
and suitability for your broader role as a Member of the College.

Effective policy-making also requires a deep understanding of every one of the Member States, of their 
common challenges and of their diversity. While fulfilling your obligation to participate in Commission 
meetings and engage with the European institutions, I want you all to be politically active in the Member 
States and in dialogues with citizens, by presenting and communicating our common agenda, listening 
to ideas and engaging with stakeholders. In this context, I want all Commissioners to commit to a new 
partnership with national Parliaments: they deserve particular attention and I want, under the coordination 
of the first Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law 
and the Charter of Fundamental Rights, important proposals or initiatives to be presented and explained 
in national Parliaments by Members of the Commission. This should also allow us to deepen the country-
specific knowledge within our institution and to build mutual understanding and effective channels of 
communication between the national and the European level.

*** 

The European Union has come through one of the most testing periods in its history. The effects of 
the economic and financial crisis are still causing great hardship in many parts of Europe. We live in a 
Union with a 29th state of unemployed people, many of them young people who feel side-lined. Until 
this situation has changed, this 29th state must be our number one concern, and we have to be very 
determined and very responsible in carrying out our work as Members of this Commission. 

I am looking forward to working with you on the new start that our European Union needs now. 

       

Jean-Claude JUNCKER  

Annex: Table of allocation of portfolios and supporting services
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Commissioner for Digital Economy 
and Society

Brussels, 10 September 2014

Günther Oettinger    

Dear Günther,

You are becoming a Member of the new European Commission at a particularly challenging 
time for the European Union. With the start of the new Commission, we have an exceptional 
opportunity, but also an obligation, to make a fresh start, to address the difficult geo-political 
situation, to strengthen economic recovery and to build a Europe that delivers jobs and growth 
for its citizens.

I want the new Commission to be a strong and political team. And I want you, with your political 
skills and experience, to fully play your part in this team. 

We will have a lot to do in the years to come and we will have to show a united and clear sense 
of purpose from our very first day in office. In the Political Guidelines for the new European 
Commission that I presented to the European Parliament on 15 July, I set out a new Agenda 
for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change, focused on ten priorities. I had discussed 
and developed this Agenda in detail in meetings with all the political groups in the European 
Parliament. The Political Guidelines are, therefore, somewhat akin to a political contract that 
I concluded with the European Parliament to mark the beginning of a new mandate and to 
prioritise the work of the new Commission. I will be looking for your support, creativity and action 
to help deliver concrete results.

Following our recent discussions, I would like you to be the Commissioner for Digital Economy 
and Society. In this mission letter, I set out what I expect from you as a Member of the Commission 
as well as specific goals for which you will be responsible for reaching during our mandate.

A new way of working

Delivering the priorities of the Political Guidelines will require a reform of the way the Commission has 
operated up until now. Reform means change. I want us all to show that we are open to change and ready 
to adapt to it. 
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I want the Commission as a whole to be more than the sum of its parts. I therefore want us to work 
together as a strong team, cooperating across portfolios to produce integrated, well-grounded and well-
explained initiatives that lead to clear results. I want us to overcome silo mentalities by working jointly 
on those areas where we can really make a difference. We cannot and should not do everything: I want 
the European Commission to be bigger and more ambitious on big things, and smaller and more modest 
on small things. I also want us to focus our energy and efforts on ensuring effective implementation and 
follow-up on the ground. I count on you to play your part in this new collaborative way of working.

To facilitate this, I have decided to organise the new Commission differently from its predecessors. I 
will entrust a number of well-defined priority projects to the Vice-Presidents and ask them to steer 
and coordinate work across the Commission in the key areas of the Political Guidelines. This will allow 
for a better focus and a much stronger cooperation amongst Members of the College, with several 
Commissioners working closely together as a team, led by the Vice-Presidents, in compositions that may 
change according to need and as new projects develop over time.  

To empower them to deliver on their priority projects, the Vice-Presidents will act on my behalf and will 
help exercise my rights and prerogatives in their area of responsibility. In particular, the Vice-Presidents 
will be in charge of:

•  Steering and coordinating work in their area of responsibility. This will involve bringing together 
several Commissioners and different parts of the Commission to shape coherent policies and 
deliver results.

•  Assessing how and whether proposed new initiatives fit with the focus of the Political Guidelines. 
As a general rule, I will not include a new initiative in the Commission Work Programme or place it 
on the agenda of the College unless this is recommended to me by one of the Vice-Presidents on 
the basis of sound arguments and a clear narrative that is coherent with the priority projects of 
the Political Guidelines. 

•  Managing and organising the representation of the Commission in their area of responsibility in 
the European Parliament, the Council, national Parliaments and other institutional settings as well 
as at international level. 

•  Promoting a proactive and coordinated approach to the follow-up, implementation, and 
communication of our priority policies across the Union and internationally.

Respect for the principles of subsidiarity, proportionality and better regulation will be at the core of the 
work of the new Commission. We will concentrate our efforts on those areas where only joint action at 
European level can deliver the desired results. When we act, we will always look for the most efficient and 
least burdensome approach. Beyond these areas, we should leave action to the Member States where 
they are more legitimate and better equipped to give effective policy responses at national, regional or 
local level. 

I will therefore pay particular attention to the opinion of the first Vice-President, in charge of Better 
Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, before 
including any new initiative in the Commission Work Programme or putting it on the agenda of the 
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College. This Vice-President will also be entrusted with the regular monitoring of procedures linked to the 
preparation of delegated and implementing acts to ensure full political ownership.

I will also pay particular attention to the opinion of the Vice-President for Budget and Human Resources 
as regards the impact of our activities on the financial resources and staff of the European Commission. 
We will have the privilege of being supported by an excellent, highly motivated European civil service and 
a professionally well-run administration, but its resources are limited and have to be used to best effect. 
This is also why I will want resources to be allocated to our priorities and to make sure that every action 
we take delivers maximum performance and value added. I also want all Commissioners to ensure sound 
financial management of the programmes under their responsibility, taking all necessary measures to 
protect the EU budget from fraud. 

Under my supervision, Vice-Presidents will be supported by the Secretariat General in their tasks but will 
primarily rely on close cooperation with the relevant Commissioners and the services that report to them. 
In addition, Vice-Presidents will be able to draw on any service in the Commission whose work is relevant 
for their area of responsibility, in consultation with the relevant Commissioner.  

With regard to the Union’s external action, I have launched a pragmatic partnership with the new High 
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, who, according to the Treaties, is 
one of the Vice-Presidents of the Commission. The new High Representative and I have agreed that she 
will play her role as a Commission Vice-President to the full.  She will notably steer and coordinate the 
work of all Commissioners with regard to external relations through a Commissioners’ Group on External 
Action to develop a joint approach. This Group will meet at least once a month in varying thematic and/
or geographic formats, according to the needs identified by the High Representative/Vice-President or by 
me. The High Representative/Vice-President will regularly report back to me and the whole College about 
geopolitical developments. To liaise more effectively with the other Members of the College, we agreed 
that she will have her Headquarters in the Berlaymont, and that the Commission will put a Cabinet of an 
appropriate size at her disposal, about half of which will be Commission officials. We also agreed that, 
whenever she sees the necessity to do so, she will ask the Commissioner for European Neighbourhood 
Policy and Enlargement Negotiations and other Commissioners to deputise in areas related to Commission 
competence.

Working together in this new way across the Commission should help ensure that the final decisions we 
take as a College are well-prepared and focused on what is important and that we are all equipped to 
explain and defend them. We will have to show a team spirit to make the new system work. Our success 
will depend on each and every one of you: on the team leadership of the Vice-Presidents and on the 
readiness of Commissioners to be strong team players. I would ask you all to work together to ensure 
that this new system works well.

The Digital Economy and Society portfolio 

You will be the Commissioner for Digital Economy and Society. You will, in particular, contribute to projects 
steered and coordinated by the Vice-President for the Digital Single Market and the Vice-President for Jobs, 
Growth, Investment and Competitiveness. For other initiatives requiring a decision from the Commission, 
you will, as a rule, liaise closely with the Vice-President for the Digital Single Market. 
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We must make much better use of the opportunities offered by digital technologies which know no 
borders. To do so, we will need to break down national silos in telecoms regulation, in copyright and data 
protection legislation, in the management of radio waves and in the application of competition law. The 
more markets are regulated transnationally, the more competition rules can become transversal or even 
continental. You should set clear long-term strategic goals to offer legal certainty to the sector and create 
the right regulatory environment to foster investment and innovative businesses. You should also ensure 
that users are at the centre of your action. They should be able to use their mobile phones across Europe 
without having to pay roaming charges. They should be offered access to services, music, movies and 
sports events on their electronic devices wherever they are in Europe and regardless of borders. You will 
also need to ensure that the right conditions are set, including through copyright law, to support cultural 
and creative industries and exploit their potential for the economy. During our mandate, I would like you 
to focus on the following:

•  Preparing, as part of the project team steered and coordinated by the Vice-President for the Digital 
Single Market, ambitious legislative steps towards a connected Digital Single Market. You should be 
ready to present these within the first six months, and they should be based on a clear assessment 
of the main obstacles still to be removed through EU action, either by implementing existing 
policies or proposing new measures. More ambition should be added to the ongoing reform of 
our telecoms rules. A harmonised approach to radio spectrum between Member States should be 
developed. Copyright rules should be modernised, during the first part of this mandate, in the light 
of the digital revolution, new consumer behaviour and Europe’s cultural diversity. 

•  Contributing, as part of the project team steered and coordinated by the Vice-President for Jobs, 
Growth, Investment and Competitiveness, to the jobs, growth and investment package to be 
presented within the first three months of our mandate. I would like you to be very hands-on 
in terms of working with Member States to bring about the conditions necessary for investment 
decisions and ensure that the EU can be a catalyst for public and private investment. You should 
focus on supporting the deployment of a high-quality, digital network infrastructure, underpinning 
all sectors of the economy across borders, progressively on a continental scale. 

•  Supporting the development of creative industries and of a successful European media and content 
industry able to reach out to new audiences, adapt to the digital era and thrive in the connected 
Digital Single Market.

•  Supporting, in close cooperation with the first Vice-President, in charge of Better Regulation, 
Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, freedom 
of expression, freedom of information, freedom and pluralism of the media, the openness of the 
internet and cultural and linguistic diversity.

•  Contributing to activities that turn digital research into successful European innovation stories, 
encouraging entrepreneurship and providing a framework that drives start-ups, the take-up of 
new businesses and job-creation. The Commission needs to play its role in ensuring that promising 
new developments such as the cloud, the Internet of Things and big data can thrive in Europe and 
that citizens, innovative web entrepreneurs and other businesses can take full advantage of their 
potential.
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•  Supporting the work of the Vice-President for Budget and Human Resources to modernise 
administration in the European Commission, and promoting the use of eGovernment solutions at 
all levels. You will also work closely with the Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills 
and Labour Mobility, for Education, Culture, Youth and Citizenship and for Justice, Consumers and 
Gender Equality to reinforce digital skills and learning across society, with a view to empowering 
Europe’s workforce and consumers for the digital era.

•  Developing and implementing measures to make Europe more trusted and secure online, so that 
citizens and business can fully reap the benefits of the digital economy. I would like you to work 
with the Vice-President for the Digital Single Market on a plan to make the EU a leader in cyber 
security preparedness and trustworthy ICT, and to increase the confidentiality of communications.

•  Supporting the Vice-President for the Digital Single Market and the Commissioner for Justice, 
Consumers and Gender Equality in finalising the negotiations on an ambitious Data Protection 
Regulation in 2015. On the basis of the outcome of this legislative process, you should prepare 
a reform of the e-Privacy Directive, liaising closely with the Vice-President for the Digital Single 
Market, with the support of the Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality.

•  Developing and promoting a sustainable business model for Euronews, including by further 
developing its public service remit, by helping to identify new partners and by making better use of 
digital transmission technologies, in full respect of the editorial independence of Euronews.

•  Working with the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-
President to develop the relationship with strategic partners in order to build a  global governance 
architecture for the Internet which is legitimate, transparent, accountable, sustainable and 
inclusive. This includes ensuring the Internet remains open, a driving force for innovation and an 
international resource that benefits the European economy and citizens.

To help you fulfil your responsibilities, the Directorate-General for Communications Networks, Content 
and Technology (DG CONNECT), with some adjustments, as indicated in the table annexed to this letter, 
and the Directorate-General for Informatics (DG DIGIT) will report to you.   

Our principles: ethics and transparency

We must abide by the highest possible professional and ethical standards at all times. I want the European 
Commission to lead the way as a modern, efficient and transparent public administration, open to all 
input that helps us deliver work of a consistently high quality, in full independence and impartiality. Our 
conduct must be unimpeachable. You have received the Code of Conduct of the Members of the European 
Commission. I expect all of us to honour both the word and the spirit of the Code. 

You will have seen that the Political Guidelines include a new commitment to transparency. Transparency 
should be a priority for the new Commission and I expect all of us to make public, on our respective web 
pages, all the contacts and meetings we hold with professional organisations or self-employed individuals 
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on any matter relating to EU policy-making and implementation. It is very important to be transparent 
where specific interests related to the Commission’s work on legislative initiatives or financial matters are 
discussed with such organisations or individuals.

Working in partnership for Europe

The Commission’s partnership with the other EU institutions and the Member States, as defined in the 
Treaties, is fundamental. The Union only succeeds when everyone is pulling in the same direction: this is 
why we should work in the months to come to forge a common understanding between the institutions 
about what we want to achieve and how we will go about it.

The Commission’s relationship with the European Parliament is the source of our democratic legitimacy. 
This must, therefore, be a political and not a technocratic partnership. I expect all Commissioners to invest 
in this relationship and to make themselves available for and to take an active part in plenary sessions, 
committee meetings and trilogue negotiations. The meetings with the parliamentary committees over the 
weeks to come will be an opportunity for you to lay the foundations for a productive working relationship, 
to explain how your work will contribute to joint political priorities, and to demonstrate your commitment 
and suitability for your broader role as a Member of the College.

Effective policy-making also requires a deep understanding of every one of the Member States, of their 
common challenges and of their diversity. While fulfilling your obligation to participate in Commission 
meetings and engage with the European institutions, I want you all to be politically active in the Member 
States and in dialogues with citizens, by presenting and communicating our common agenda, listening 
to ideas and engaging with stakeholders. In this context, I want all Commissioners to commit to a new 
partnership with national Parliaments: they deserve particular attention and I want, under the coordination 
of the first Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law 
and the Charter of Fundamental Rights, important proposals or initiatives to be presented and explained 
in national Parliaments by Members of the Commission. This should also allow us to deepen the country-
specific knowledge within our institution and to build mutual understanding and effective channels of 
communication between the national and the European level.

***

The European Union has come through one of the most testing periods in its history. The effects of 
the economic and financial crisis are still causing great hardship in many parts of Europe. We live in a 
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Union with a 29th state of unemployed people, many of them young people who feel side-lined. Until 
this situation has changed, this 29th state must be our number one concern, and we have to be very 
determined and very responsible in carrying out our work as Members of this Commission. 

I am looking forward to working with you on the new start that our European Union needs now. 

       

          Jean-Claude JUNCKER   

  

Annex: Table of allocation of portfolios and supporting services
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“La mia prima priorità come presidente della Commissione sarà rafforzare la competitività in Europa 
e incoraggiare gli investimenti finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro.” 
 
“Abbiamo bisogno di investimenti più intelligenti, di interventi più mirati, di una minore 
regolamentazione e di una maggiore flessibilità nell’uso dei fondi pubblici [disponibili a livello 
di UE].” 
 
“Questo dovrebbe consentirci di destinare, nei prossimi tre anni, fino a 300 miliardi di euro a 
ulteriori investimenti pubblici e privati nell’economia reale.” 
 
“Questi investimenti aggiuntivi dovranno essere incentrati sulle infrastrutture, in particolare la banda 
larga e le reti energetiche, nonché le infrastrutture nei trasporti in agglomerati industriali, 
sull’istruzione, sulla ricerca e l’innovazione, sulle energie rinnovabili, e sull’efficienza energetica. 
Una parte significativa degli stanziamenti dovrà essere destinata a progetti che consentano di 
garantire posti di lavoro alle giovani generazioni.” 
 
(Orientamenti politici di Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, presentati al 
Parlamento europeo il 15 luglio 2014). 
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1. Un piano di investimenti per l’Europa 
 
L’Europa ha urgente bisogno di un piano di investimenti. A causa della crisi economica e 
finanziaria, gli investimenti nell’UE hanno registrato un calo significativo pari al 15% circa 
rispetto al picco del 20071, scendendo a un livello nettamente inferiore alla tendenza storica. 
Nei prossimi anni si prevede solo un miglioramento parziale. Questa evoluzione incide 
negativamente sulla ripresa economica, sulla creazione di posti di lavoro, sulla crescita a 
lungo termine e sulla competitività. 
 
Non esiste una risposta semplice o unica. Il nostro margine di manovra è limitato 
dall’incertezza generale circa la situazione economica, dagli elevati livelli di debito pubblico e 
privato in certi settori dell’economia dell’UE e dalla loro incidenza sul rischio di credito. Al 
tempo stesso, però, i livelli del risparmio sono elevati e, contrariamente a qualche anno fa, 
esistono volumi elevati di liquidità finanziaria, che possono essere mobilitati. L’Europa ha 
inoltre un notevole bisogno di investimenti e dispone di numerosi progetti economicamente 
validi in cerca di finanziamenti. La sfida è utilizzare in modo produttivo il risparmio e la 
liquidità finanziaria per sostenere un’occupazione e una crescita sostenibili in Europa. 
 
È necessario agire contemporaneamente su più fronti, intervenendo sia sul lato della domanda 
che su quello dell’offerta economica2. Servono fiducia nel contesto economico globale, 
prevedibilità e chiarezza nella definizione delle politiche e del quadro normativo, un uso 
efficace delle scarse risorse pubbliche, fiducia nel potenziale economico dei progetti di 
investimento in fase di sviluppo e una capacità di rischio sufficiente per incentivare i 
promotori dei progetti, sbloccare gli investimenti e attirare gli investitori privati. Queste 
questioni devono essere affrontate dalle autorità pubbliche a tutti i livelli. 
 
Gli Stati membri e le autorità regionali sono chiamati a svolgere un ruolo ben preciso per 
portare avanti le necessarie riforme strutturali, dare prova di responsabilità di bilancio, 
garantire la certezza del diritto e rilanciare gli investimenti a favore dell’occupazione e della 
crescita. Gli Stati membri che hanno un margine di manovra in termini di bilancio dovrebbero 
investire di più, mentre gli Stati membri con un margine di manovra più limitato dovrebbero 
dare priorità, nei bilanci nazionali, alla spesa per gli investimenti e la crescita, utilizzare 
meglio i fondi UE e creare un contesto più favorevole agli investimenti privati. Si può fare 
molto a livello nazionale e regionale. Insieme alle altre istituzioni e agli Stati membri, la 
Commissione guiderà e monitorerà i progressi nell’ambito del semestre europeo di 
coordinamento delle politiche economiche. 
 
Questi sforzi saranno integrati dal presente piano di investimenti, incentrato su tre filoni che si 
rafforzeranno a vicenda: in primo luogo, la mobilitazione di almeno 315 miliardi di euro di 
investimenti aggiuntivi nei prossimi tre anni, in modo da massimizzare l’impatto delle risorse 
pubbliche e da sbloccare gli investimenti privati; in secondo luogo, iniziative mirate per 
garantire che questi investimenti aggiuntivi soddisfino i bisogni dell’economia reale; in terzo 
luogo, misure volte a rafforzare la prevedibilità normativa e a rimuovere gli ostacoli agli 
investimenti, per rendere l’Europa più attraente e moltiplicare, di conseguenza, gli effetti del 
piano. 
 
                                                 
1 Il calo è ancora più pronunciato in Stati membri come l’Italia (-25%), il Portogallo 
(-36%), la Spagna (-38%), l’Irlanda (-39%) e la Grecia (-64%). 
2 Come sottolineato dal Presidente della BCE, Mario Draghi, nel discorso pronunciato il 22 agosto 2014 a 
Jackson Hole. Cfr. http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140822.en.html. 

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140822.en.html
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Per i primi due filoni, il piano di investimenti per l’Europa viene varato congiuntamente dalla 
Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in quando partner strategici, 
con il chiaro obiettivo di coinvolgere le parti interessate a tutti i livelli. Per il terzo filone, la 
Commissione proporrà interventi nel suo prossimo programma di lavoro nonché, insieme alle 
altre istituzioni dell’UE e agli Stati membri, nell’ambito del semestre europeo. 
 
Grafico 1. Un piano di investimenti per l’Europa 
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progetti
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promozione nazionali e la BEI
Follow-up  a livello mondiale, dell'UE, 
nazionale e regionale, comprese le attività di 
sensibilizzazione

FARE IN MODO CHE I FINANZIAMENTI ARRIVINO 
ALL'ECONOMIA REALE

Prevedibilità e qualità della regolamentazione 
Qualità della spesa, dei sistemi fiscali e della 
pubblica amministrazione nazionali
Nuove fonti di finanziamenti a lungo termine 
per l'economia
Rimozione degli ostacoli normativi e non 
finanziari nei principali settori del mercato 
unico

MIGLIORARE IL CONTESTO
DEGLI INVESTIMENTI

  
 
L’impatto del piano sarà moltiplicato se vi aderiranno altre parti interessate, cioè gli Stati 
membri, le banche di promozione nazionali, le autorità regionali e gli investitori privati, che 
saranno tutte chiamate a svolgere un ruolo specifico. La Commissione si compiace in modo 
particolare della sempre maggiore attenzione suscitata dal piano, dimostrata dalle 
dichiarazioni a suo favore rilasciate nelle ultime settimane a livello europeo e mondiale3.  
 
L’obiettivo perseguito è mobilitare entro la fine del 2017 almeno 315 miliardi di euro di 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi nell’economia reale. Il piano di investimenti si 
aggiungerà alle misure già in corso e sfrutterà al meglio ogni singolo euro di fondi pubblici 
mobilitato attraverso strumenti nuovi o esistenti. Un’azione rapida e collettiva che riguardi 
ogni aspetto del piano risulterà molto più efficace di singoli interventi non coordinati e 
permetterà di mobilitare anche più di 315 miliardi di euro. 
 
A termine, il piano permetterà di conseguire tre obiettivi strategici correlati:  

 invertire la tendenza al calo degli investimenti e contribuire al rilancio della creazione 
di posti di lavoro e della ripresa economica, senza gravare sulle finanze pubbliche 
nazionali o aumentare il debito;  

                                                 
3 Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014, pag. 8: “Il Consiglio europeo sostiene l’intenzione 
della Commissione entrante di varare un’iniziativa destinata a mobilitare 300 miliardi di euro di investimenti 
aggiuntivi da fonti pubbliche e private nel periodo 2015-2017” e piano d’azione di Brisbane del G20, pubblicato 
il 16 novembre 2014, che fa riferimento all’importante iniziativa annunciata a ottobre dall’Unione europea per 
mobilitare investimenti pubblici e privati aggiuntivi nel periodo 2015-2017, auspicandone una rapida attuazione. 
Cfr. anche il discorso pronunciato dal Presidente della BCE, Mario Draghi, il 22 agosto 2014 a Jackson Hole, di 
cui alla nota 2. 
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 compiere un passo decisivo verso il soddisfacimento dei bisogni a lungo termine della 
nostra economia e migliorare la nostra competitività;  

 rafforzare la dimensione europea del nostro capitale umano, della nostra capacità 
produttiva, delle nostre conoscenze e delle nostre infrastrutture fisiche, con particolare 
attenzione alle interconnessioni vitali per il mercato unico. 

 
Dobbiamo agire rapidamente per ottenere presto risultati sostenibili nel tempo. Il Parlamento 
europeo sarà strettamente associato all’attuazione del piano di investimenti e il Consiglio 
europeo è invitato ad approvare la strategia globale durante il vertice 
del 18-19 dicembre 2014. 
 
All’inizio del 2015 la Commissione e la BEI avranno contatti con le parti interessate a tutti i 
livelli. Un follow-up rigoroso garantirà che la capacità di rischio sia utilizzata oculatamente e 
gestita solidamente e che progetti mirati incentivino la creazione di posti di lavoro, stimolino 
la crescita economica e rafforzino la competitività dell’Europa. 
 
2. Mobilitare almeno 315 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi per investimenti a 

livello di UE 
 
Il primo filone del piano consiste nella mobilitazione di almeno 315 miliardi di euro di 
investimenti aggiuntivi nei prossimi tre anni. Il presente documento riguarda unicamente 
un’iniziativa a livello di UE, per la quale la Commissione sollecita l’adesione e il contributo 
degli Stati membri e di altri soggetti economici. Per accelerare i tempi, l’azione proposta può 
essere finanziata nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020 per il 
bilancio dell’UE.  
 
A tal fine, certe parti del bilancio dell’UE dovrebbero essere utilizzate diversamente a livello 
dell’Unione e degli Stati membri. L’idea di base è aumentare la capacità di rischio utilizzando 
i fondi pubblici per incoraggiare i promotori dei progetti e attirare finanziamenti privati a 
favore di progetti di investimento validi che altrimenti non sarebbero stati realizzati. Si 
garantirà in tal modo un uso ottimale delle risorse pubbliche dell’UE- 
 
A tal fine, a livello UE verrà creato un nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici, 
che coprirà il rischio associato agli investimenti a lungo termine e agevolerà l’accesso ai 
finanziamenti del rischio per le PMI e le imprese a media capitalizzazione4; a livello 
nazionale, un uso più strategico dei fondi strutturali e di investimento europei potrebbe 
cambiare radicalmente la situazione.  
 
Il Consiglio europeo è invitato ad approvare la creazione del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici e a impegnarsi per un uso più efficace dei fondi strutturali e di 
investimento europei, in particolare mediante un raddoppio generale dell’uso degli 
strumenti finanziari. In quanto legislatori dell’UE, il Parlamento europeo e il Consiglio 
dovrebbero adottare con procedura accelerata la proposta legislativa5 necessaria per creare 
il Fondo europeo per gli investimenti strategici, per consentirne l’entrata in vigore entro 
giugno 2015. 
 
                                                 
4 Nell’ambito del presente piano, per imprese a media capitalizzazione si intendono quelle con un numero di 
dipendenti compreso tra 250 e 3 000.  
5 Lo strumento giuridico sarà probabilmente un regolamento, basato sugli articoli 172, 182, 175, paragrafo 3, 
e, eventualmente, sull’articolo 173 del TFUE. 
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2.1. Un nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici 
 
Sarà creato un nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) mediante un 
partenariato tra la Commissione e la BEI, che vanta una notevole esperienza e una 
comprovata capacità di attuazione (cfr. il grafico 2). Il fondo, che sarà creato nell’ambito del 
gruppo BEI6, avrà un profilo di rischio diverso rispetto alle strutture esistenti, fornirà fonti 
aggiuntive di capacità di rischio e sosterrà progetti con un valore socio-economico più 
elevato, completando i progetti attualmente finanziati tramite la BEI o nell’ambito dei 
programmi dell’UE già in corso. La gamma dei prodotti disponibili potrà essere ampliata in 
funzione delle necessità del mercato.  
 
Nell’ambito del bilancio UE sarà costituita, a sostegno del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici, una garanzia di 16 miliardi di euro. La BEI impegnerà 5 miliardi di euro. Il fondo 
disporrà quindi di una capacità iniziale considerevole, ma col tempo potrà anche ampliare 
ulteriormente le sue attività. Gli Stati membri potranno contribuire al fondo con apporti di 
capitale, direttamente o attraverso le banche di promozione nazionali o enti analoghi. È 
importante sottolineare che, al momento di valutare le finanze pubbliche nell’ambito del patto 
di stabilità e crescita, la Commissione adotterà una posizione favorevole riguardo a questi 
apporti di capitale. Possono partecipare al fondo anche gli investitori privati. 
 
Grafico 2. Il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici – costruzione iniziale 
(solo l’UE) 
 

Garanzia UE

16 mrd di EUR*

16 mrd di EUR

x 15

Finanziamenti per gli investimenti
a lungo termine 

circa  240 mrd di EUR

Finanziamenti per le PMI e
le imprese a media capitalizzazione

circa 75 mrd di EUR

5 mrd di EUR

Fondo europeo per gli investimenti 
strategici

21 mrd di EUR

Totale aggiuntivo nel periodo 2015-2017:
circa 315 mrd di EUR**

5 mrd di EUR

Altri possibili 
contributi 
pubblici e 

privati

* Garanzia del 50% = 8 mrd di EUR provenienti: dal Meccanismo per collegare l'Europa (3,3), da Orizzonte 2020
(2,7) e dalla riserva di bilancio (2)

** Al netto dei contributi iniziali dell'UE utilizzati come garanzia: 307 mrd di EUR   
 

                                                 
6 La Commissione e la BEI convengono che il fondo dovrebbe essere istituito come fondo fiduciario dedicato 
in seno alla BEI, in quanto ciò ne accelererà la creazione e permetterà di utilizzare i finanziamenti e le 
competenze delle strutture di gestione della Banca in materia di prestiti e gestione del rischio. 
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La garanzia dell’UE sarà coperta dai fondi UE attualmente disponibili nell’ambito del 
margine di flessibilità del bilancio dell’Unione, del Meccanismo per collegare l’Europa e del 
programma Orizzonte 2020. Grazie al nuovo fondo, l’impatto dei fondi UE esistenti 
sull’economia reale sarà moltiplicato rispetto ai risultati che sarebbero stati altrimenti ottenuti. 
Tutti gli interventi del Fondo europeo per gli investimenti strategici saranno coperti da 
procedure consolidate di autorizzazione degli aiuti di Stato7.  
 
Il ruolo del fondo consiste nel garantire una maggiore capacità di rischio e nel mobilitare 
investimenti aggiuntivi, da fonti soprattutto private, ma anche pubbliche, in settori e aree 
specifici indicati più avanti. 
 
Secondo le nostre stime, il fondo potrebbe raggiungere un effetto moltiplicatore complessivo 
di 1:15 in termini di investimenti nell’economia reale grazie alla sua capacità di rischio 
iniziale, che consentirà di offrire finanziamenti aggiuntivi e di attirare un maggior numero di 
investitori, come indicato nel grafico 3. Questo significa che un euro di copertura del rischio 
da parte del fondo può generare in media 15 euro di investimenti nell’economia reale che 
altrimenti non sarebbero stati realizzati. Questo effetto moltiplicatore di 1:15 è una media 
prudente, basata sull’esperienza acquisita nel tempo nell’ambito dei programmi dell’UE e 
delle attività della BEI. Naturalmente, l’effetto moltiplicatore definitivo dipenderà dalla 
combinazione di attività e dalle caratteristiche specifiche di ciascun progetto. 
 
Grafico 3. Effetto moltiplicatore del fondo (media calcolata in base all’esperienza) 
 

DENARO PUBBLICO 
NEL FONDO

CAPACITÀ DI 
FINANZIAMENTO

1 EURO 

INVESTIMENTO 
COMPLESSIVO NEL 

PROGETTO

QUESTA 
CAPACITÀ DI 

RISCHIO 
CONSENTE DI 
FINANZIARE 

3 EURO

x 3 x 5

3 EURO 15 EURO

QUESTO 
CONSENTE DI 

FAR 
PARTECIPARE 

ALTRI 
INVESTITORI E 

DI 
MOLTIPLICARE 

L'EFFETTO 
PER 5 

x 15

  
 

                                                 
7 Per garantire che gli investimenti in infrastrutture e progetti sostenuti dall’iniziativa siano conformi alle 
norme in materia di aiuti di Stato, i progetti dovrebbero coprire bisogni non soddisfatti (evitando ad esempio le 
duplicazioni con infrastrutture esistenti), riunire il massimo di finanziamenti privati e evitare di escludere i 
progetti finanziati da privati. In linea di massima, i progetti finanziati dovrebbero essere aperti a tutti gli utenti, 
compresi gli operatori concorrenti, a condizioni eque, ragionevoli e adeguate, per evitare di creare ostacoli 
all’ingresso. Per massimizzare l’impatto degli investimenti la Commissione definirà una serie di principi di base, 
per le valutazioni degli aiuti di Stato, che i progetti dovranno rispettare per poter beneficiare del sostegno del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici. Gli eventuali contributi nazionali complementari ai progetti che 
rispettano questi criteri e ricevono sostegno dal fondo saranno oggetto di una procedura semplificata e accelerata 
di valutazione degli aiuti di Stato, nel cui ambito l’unico aspetto supplementare verificato dalla Commissione 
sarà la proporzionalità del sostegno pubblico (assenza di sovracompensazioni). 
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A titolo di riferimento, l’aumento di capitale della BEI nel 2012 aveva un effetto 
moltiplicatore stimato di 1:18, che si sta materializzando come previsto. Analogamente, 
nell’ambito dell’attuale strumento di garanzia dei prestiti per le PMI proprio del programma 
COSME, ogni miliardo di euro di finanziamenti si traduce almeno in 20 miliardi di euro di 
capitale per le PMI, il che equivale a un effetto moltiplicatore di 1:20.  
 
Il fondo avrà una propria struttura di governance e sarà gestito secondo orientamenti 
concordati in materia di investimenti. Il suo organo di gestione garantirà che questi 
orientamenti siano rispettati e che si riflettano nelle priorità e nelle attività del fondo. I 
progetti concreti saranno convalidati da un comitato per gli investimenti indipendente in base 
alla loro redditività ed evitando di escludere dal sostegno pubblico gli investimenti privati. I 
promotori dei progetti e gli investitori potranno avvalersi della consulenza professionale, 
dell’esperienza e del supporto del gruppo BEI. Il gruppo BEI metterà inoltre a disposizione 
apposito personale specializzato per ambiti quali lo sviluppo dei prodotti, la creazione e la 
struttura della riserva, l’assistenza tecnica, la capacità di finanziamento, la gestione della 
tesoreria, la gestione delle attività e delle passività, le garanzie, la gestione del portafoglio, le 
rendicontazioni e le segnalazioni.  
 
In sintesi, se sarà creato rapidamente con un contributo iniziale di 21 miliardi di euro a livello 
di UE, il fondo potrebbe mobilitare circa 315 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi 
nell’arco di tre anni. L’impatto sarà ovviamente maggiore se parteciperanno anche gli Stati 
membri e le banche di promozione nazionali. 
 
2.2. Il nuovo fondo sosterrà i progetti di investimento a lungo termine 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici sosterrà investimenti strategici di rilevanza 
europea nelle infrastrutture, in particolare la banda larga e le reti energetiche, nelle 
infrastrutture di trasporto, specialmente in agglomerati industriali, nell’istruzione, nella 
ricerca e nell’innovazione, nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica. Si 
dovrebbero evitare preassegnazioni tematiche o geografiche, per garantire che i progetti 
vengano scelti in base al merito e massimizzino il valore aggiunto del fondo. Il fondo sarà 
flessibile, perché le singole regioni hanno necessità diverse in termini di rilancio degli 
investimenti. 
 
Le attività del fondo in questi settori saranno complementari alle attività più tradizionali della 
BEI e ai programmi dell’UE in corso, quali il Meccanismo per collegare l’Europa (per gli 
investimenti infrastrutturali) e Orizzonte 2020 (per l’innovazione e la R&S). In linea di 
massima, il Fondo europeo per gli investimenti strategici fornirà una maggiore copertura del 
rischio associato ai diversi progetti, promuovendo quindi in misura considerevole gli 
investimenti privati nei segmenti più sicuri. Va osservato che, in attesa che sia creato il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici, nei programmi di lavoro già approvati nell’ambito del 
Meccanismo per collegare l’Europa e di Orizzonte 2020 esistono importanti fonti di 
finanziamento che nel 2015 saranno disponibili per il finanziamento di progetti.  
 
Inoltre, il gruppo BEI, utilizzando le proprie risorse, avvierà le attività sin dagli inizi del 2015, 
affinché il piano possa partire a tutta velocità. 
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Per quanto riguarda gli eventuali settori di intervento, il Fondo europeo per gli investimenti 
strategici dovrebbe poter finanziare non solo i singoli progetti, ma anche sostenere strutture di 
fondi privati quali i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)8, create da 
investitori privati e/o da banche di promozione nazionali. Questo genererà un effetto 
moltiplicatore supplementare e massimizzerà l’impatto concreto. 
 
Come suggerito nel grafico 2, si potrebbe ipotizzare di utilizzare tre quarti delle risorse del 
Fondo europeo per gli investimenti per questo tipo di attività (generando circa 240 miliardi di 
euro di investimenti). 
 
2.3. Il nuovo fondo sosterrà anche gli investimenti delle PMI e delle imprese a media 
capitalizzazione 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici contribuirà inoltre a sostenere il finanziamento 
del rischio per le PMI e le imprese a media capitalizzazione in tutta Europa, avvalendosi per 
gli aspetti operativi del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che fa parte del gruppo 
BEI9. Questo dovrebbe aiutarle a superare la carenza di capitali mediante un aumento degli 
investimenti diretti in capitale proprio e garanzie supplementari per una cartolarizzazione di 
elevata qualità dei prestiti alle PMI: un modo efficace per far ripartire la crescita e 
l’occupazione, specie quella giovanile.  
 
Il FEI vanta una notevole esperienza in questo tipo di attività. Il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici dovrebbe quindi servire a potenziare le attività del FEI e, di 
conseguenza, a creare nuovi canali per lo sviluppo delle attività delle banche di promozione 
nazionali in questo settore. Questo integrerà le attività a favore delle PMI già avviate 
nell’ambito di programmi quali COSME e Orizzonte 2020, che forniranno fonti di 
finanziamento consistenti già nel 2015. 
 
Come indicato nel grafico 2, un quarto delle risorse del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici sarà utilizzato per questo tipo di attività (generando circa 75 miliardi di euro di 
investimenti). 
 
2.4. In aggiunta ai 315 miliardi di euro mobilitati dal Fondo europeo per gli investimenti 
strategici, è possibile aumentare ulteriormente l’impatto dei fondi strutturali e di 
investimento europei 
 
Tra il 2014 e il 2020 450 miliardi di euro (630 miliardi di euro se si includono i 
cofinanziamenti nazionali) saranno disponibili per gli investimenti nell’ambito dei fondi 
strutturali e di investimento europei. È di fondamentale importanza che gli Stati membri e le 
autorità regionali utilizzino al meglio i fondi UE concentrandosi sui settori chiave e facendo 
fruttare ogni euro investito. 
 

                                                 
8 COM(2013) 462 final, attualmente negoziato nell’ambito del cosiddetto trilogo tra Parlamento europeo, 
Consiglio e Commissione. Una volta in vigore, il regolamento fornirà un quadro normativo UE comune per 
consentire ai fondi specializzati negli investimenti a lungo termine, ad esempio i progetti infrastrutturali o le 
PMI, di operare in tutta l’UE, nell’intento di attirare investitori con un orizzonte di investimento a più lungo 
termine. 
9 Questo sostegno dovrà essere conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato relativi al finanziamento 
del rischio o seguire i prezzi di mercato. 
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Un modo particolarmente efficace di aumentare l’impatto dei fondi è utilizzare strumenti 
finanziari quali prestiti, capitale proprio e garanzie anziché le tradizionali sovvenzioni. Questi 
strumenti sono relativamente nuovi per molte autorità pubbliche, ma laddove esistono hanno 
un notevole potenziale e una comprovata efficacia. Nell’ambito del presente piano, gli Stati 
membri dovrebbero impegnarsi ad aumentare notevolmente l’uso degli strumenti finanziari 
innovativi in settori di investimento fondamentali quali il sostegno alle PMI, l’efficienza 
energetica, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i trasporti e il sostegno alla 
R&S. Questo permetterebbe come minimo un raddoppio generale dell’uso degli strumenti 
finanziari nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di 
programmazione 2014-202010. 
 
Grazie all’effetto moltiplicatore, i fondi messi a disposizione da questi strumenti, associati 
alle risorse provenienti da altri investitori e beneficiari, si tradurranno in investimenti 
aggiuntivi nell’economia. L’effetto moltiplicatore finale sull’economia dipenderà dai progetti 
effettivi e dagli strumenti utilizzati. Oltre alla recente iniziativa per le PMI11, possono essere 
utilizzati altri strumenti finanziari a livello di UE e strumenti “pronti all’uso” per agevolare 
l’uso degli strumenti finanziari da parte delle autorità di gestione. La Commissione discuterà 
con i singoli Stati membri in merito alle misure concrete da adottare e fornirà orientamenti a 
tal fine. Sarà predisposto un sistema di monitoraggio specifico per individuare i risultati 
ottenuti. 
 
Nell’intero periodo di programmazione 2014-2020, questo nuovo approccio permetterebbe di 
impegnare quasi 30 miliardi di euro a favore di strumenti finanziari innovativi con un effetto 
leva diretto, generando tra 40 e 70 miliardi di investimenti aggiuntivi e producendo un effetto 
moltiplicatore addirittura superiore nell’economia reale. Secondo una stima prudente, gli 
investimenti aggiuntivi che potrebbero essere mobilitati nel periodo 2015-2017 
ammonterebbero a 20 miliardi di euro.  
 
Gli Stati membri e le regioni possono inoltre rafforzare l’effetto moltiplicatore dei fondi UE 
aumentando i cofinanziamenti nazionali al di là del minimo previsto dalla normativa. Dato 
che i fondi pubblici nazionali sono limitati, questo aumento potrebbe provenire da fondi 
privati, cosa che già si verifica in alcuni Stati membri12. 
 
In terzo luogo, si invitano gli Stati membri a utilizzare in modo ottimale i fondi UE ancora 
disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013 e a garantire che servano 
integralmente a sostenere il presente piano di investimenti. La Commissione fornirà supporto 
e orientamenti a tal fine. 
                                                 
10 A tal fine, si raccomanda agli Stati membri di destinare una percentuale specifica delle allocazioni previste 
nei rispettivi accordi di partenariato per ognuno dei principali settori di investimento mediante strumenti 
finanziari innovativi, come segue: 50% per il sostegno alle PMI, 20% per le misure di riduzione delle emissioni 
di CO2, 10% per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 10% per i trasporti sostenibili, 5% per il 
sostegno a ricerca, sviluppo e 5% per l’ambiente e l’uso efficiente delle risorse. L’uso degli strumenti di 
microfinanza per la concessione di prestiti agevolati potrebbe inoltre contribuire a promuovere il lavoro 
autonomo, l’imprenditoria e le microimprese. 
11 L’iniziativa per le PMI è uno strumento finanziario che mette insieme le risorse dei fondi strutturali e di 
investimento, dei programmi COSME e Orizzonte 2020, del FEI e della BEI. L’iniziativa mette a disposizione 
due tipi di prodotti per aumentare i finanziamenti alle PMI: garanzie illimitate per gli intermediari finanziari e 
cartolarizzazione dei portafogli di prestiti esistenti. 
12 Basandosi su quello che è possibile fare senza interferire con l’attuale programmazione dei fondi, si può 
ipotizzare una disponibilità di 26 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi per gli investimenti nel periodo di 
programmazione 2014-2020. Questo dato, che si aggiunge al raddoppio dell’uso degli strumenti finanziari, non 
viene tenuto in considerazione nell’allegato 1. 
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Infine, dato che la BEI erogherà nuovi prestiti parallelamente all’attuazione del piano di 
investimenti, si incoraggiano gli Stati membri a collaborare con la BEI per moltiplicare le 
risorse nazionali esistenti.  
 
3. Fare in modo che gli investimenti arrivino all’economia reale 
 
Il secondo filone del piano consiste nell’intraprendere iniziative mirate per garantire che i 
finanziamenti aggiuntivi a favore degli investimenti generati soddisfino i bisogni 
dell’economia reale. Questo significa utilizzare i fondi aggiuntivi pubblici e privati per 
progetti redditizi con un reale valore aggiunto per l’economia sociale di mercato europea. Ciò 
vale in particolar modo per il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici e per i fondi 
strutturali e di investimento europei, ma rappresenta anche una sfida più ampia per l’intera 
Europa.  
 
L’obiettivo principale di questo filone è introdurre un approccio sostanzialmente nuovo alla 
selezione e alla preparazione dei progetti di investimento in Europa migliorando il modo in 
cui gli investitori privati e le autorità pubbliche accedono alle informazioni sui progetti di 
investimento. Questo processo è strettamente legato, pur avendo una portata nettamente 
superiore, all’individuazione di progetti per 300 miliardi di euro che potrebbero usufruire 
delle fonti di finanziamento aggiuntive di cui al primo filone del presente piano.  
 
Il Consiglio europeo è invitato ad approvare la proposta di creare una riserva di progetti a 
livello di UE e a rafforzare l’assistenza tecnica mediante un “polo” di consulenza sugli 
investimenti da creare entro giugno 2015. 
 
3.1. Sarà creata una riserva di progetti a livello di UE 
 
Per un certo numero di parti interessate, il problema più grave non è la mancanza di 
finanziamenti, ma la sensazione che manchino progetti validi. Il lavoro iniziale della “task 
force per gli investimenti” (svolto dalla BEI e dalla Commissione, insieme agli Stati membri, 
con la prevista pubblicazione di una relazione entro la fine dell’anno) dimostra invece che 
esistono molti progetti potenzialmente validi sufficientemente maturi da poter beneficiare di 
investimenti a livello di UE. In molti casi, tuttavia, gli investitori privati non conoscono il 
potenziale di questi progetti e sono poco propensi a investire da soli, viste la complessità 
intrinseca dei progetti stessi e la mancanza di informazioni che consentano una valutazione 
adeguata del rischio. Ciò vale soprattutto per i grandi progetti di investimento a lungo termine 
nelle infrastrutture. 
 
Perché gli investimenti siano possibili, sono indispensabili valutazioni indipendenti e 
trasparenti in grado di confermare se il progetto è economicamente valido e, in particolare, se 
soddisfa tutte le condizioni normative e amministrative pertinenti. Una maggior trasparenza e 
una migliore comprensione dei rischi contribuiranno ad attirare e sbloccare gli investimenti 
privati. 
 
Insieme agli Stati membri, la “task force per gli investimenti” sta procedendo a un primo 
screening dei progetti potenzialmente validi di rilevanza europea. La Commissione ritiene che 
questo lavoro debba continuare, su base più permanente, a livello di UE, per contribuire a 
individuare e sbloccare i principali progetti di investimento di rilevanza europea, nonché per 
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informare periodicamente gli investitori sul grado di preparazione dei vari progetti. Le banche 
di promozione nazionali potrebbero dare un utile contributo in tal senso. 
 
In questo contesto potrebbe essere creata una riserva di progetti di rilevanza europea tali da 
interessare gli investitori13. Si tratterebbe di un elenco dinamico, compilato in base a una serie 
di criteri economici semplici e riconosciuti e costantemente modificato con l’aggiunta o la 
cancellazione di progetti. Questo non significa che ciascuno dei progetti della riserva europea 
debba essere o sarà finanziato nell’ambito del piano o del nuovo fondo, ma che gli investitori 
pubblici e privati potranno avere accesso a informazioni pertinenti e trasparenti. L’elenco dei 
progetti, valutati e non, dovrebbe essere pubblicato su un sito internet accessibile a tutti, che a 
sua volta potrebbe essere collegato a elenchi analoghi a livello nazionale e regionale. 
 
Col tempo, da questo lavoro potrebbe scaturire un sistema di certificazione europea dei 
progetti di investimento validi che soddisfano determinati criteri. Questo tipo di certificazione 
potrebbe successivamente essere utilizzato dalla BEI e dalle banche di promozione nazionali 
per attirare gli investitori privati, in quanto costituirebbe un chiaro “marchio di credibilità” per 
i progetti di investimento europei. Si tratterebbe inoltre di un contributo agli sforzi compiuti a 
livello mondiale, nell’ambito del G20, per condividere le migliori pratiche relative ai progetti 
di investimento. 
 
3.2. Sarà creato un “polo” unico di consulenza sugli investimenti per mettere insieme le 
competenze e potenziare l’assistenza tecnica a tutti i livelli 
 
Molti progetti e molti promotori di progetti in Europa sono ancora alla ricerca delle fonti di 
finanziamento più consone alle loro necessità. In molti casi, inoltre, servono indicazioni su 
come soddisfare i requisiti normativi. Una delle priorità del piano di investimenti consisterà 
nel fornire maggiore supporto per lo sviluppo di progetti in tutta l’UE, avvalendosi delle 
competenze della Commissione, della BEI, delle banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei. 
 
Questo comprende in particolare l’assistenza tecnica per strutturare i progetti, l’uso di 
strumenti finanziari innovativi a livello nazionale e europeo e il ricorso a partenariati 
pubblico-privato. A tal fine, sarà creato uno sportello unico per tutte le domande relative 
all’assistenza tecnica. Si tratterà di un “polo di consulenza sugli investimenti” destinato a tre 
categorie: promotori di progetti, investitori e autorità di gestione pubbliche. Il polo fornirà 
orientamenti riguardo al tipo di consulenza più appropriato per un determinato investitore, che 
a seconda dei casi potrà rivolgersi al gruppo BEI, alle banche di promozione nazionali o ad 
altre istituzioni finanziarie internazionali.  
 
Il nuovo polo si baserà su strumenti efficaci e già disponibili come il programma JASPERS, 
che sarà migliorato e ampliato, e la nuova piattaforma di consulenza per l’uso degli strumenti 
finanziari innovativi (Fi-Compass). Il polo sarà sviluppato dal gruppo BEI in stretta 
collaborazione con le banche di promozione nazionali e con enti analoghi di tutta Europa, che 
potranno così lavorare sempre più nell’ambito di una rete.  

 

                                                 
13 Il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 “ha accolto con favore l’istituzione di una task force, guidata 
dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti, al fine di individuare azioni concrete per favorire 
gli investimenti, compreso un portafoglio di progetti di investimento potenzialmente validi di rilevanza europea 
da realizzare nel breve e nel medio periodo.” 
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3.3. Contatti con le parti interessate a livello europeo, nazionale e regionale 
 
Con l’aiuto delle autorità nazionali e regionali, la Commissione e la BEI avranno contatti con 
gli investitori, i promotori dei progetti e gli interlocutori istituzionali per agevolare i principali 
progetti di investimento e fare in modo che i progetti validi abbiano accesso alle fonti di 
finanziamento appropriate. Saranno inoltre organizzati seminari sul tema “Investire in 
Europa” a livello nazionale, transnazionale e regionale per affrontare problemi specifici in 
collaborazione con la BEI. Ci si adopererà in via prioritaria per attirare i promotori di progetti 
privati e pubblici e gli investitori privati, migliorare la conoscenza degli strumenti finanziari 
dell’UE, rafforzare la capacità di rischio del Fondo europeo per gli investimenti strategici e 
massimizzare le sinergie tra regimi nazionali e regimi UE. 
 
4. Migliorare il contesto degli investimenti  
 
Il terzo filone del piano consiste nell’aumentare la prevedibilità della normativa, nel 
rimuovere gli ostacoli agli investimenti in tutta Europa e nel rafforzare ulteriormente il 
mercato unico creando condizioni quadro ottimali per gli investimenti in Europa. Il mercato 
unico costituisce la principale realizzazione europea in termini di riforme strutturali. 
 
Si può fare molto già a livello nazionale. Insieme alle altre istituzioni dell’UE, la 
Commissione guiderà e monitorerà i progressi nell’ambito del semestre europeo di 
coordinamento delle politiche economiche. A livello di UE, la Commissione presenterà 
prossimamente le iniziative prioritarie nel suo programma di lavoro per il 2015, le cui prime 
azioni dovrebbero iniziare nelle prossime settimane.  
 
Il Consiglio europeo è invitato ad approvare la strategia globale, mentre il Parlamento 
europeo e il Consiglio, in quanto legislatori dell’UE, dovrebbero garantire la rapida 
adozione delle prossime misure legislative necessarie per migliorare il quadro normativo 
per gli investimenti. 
 
4.1. Una regolamentazione più semplice, migliore e più prevedibile a tutti i livelli 
 
Creare condizioni generali ottimali per l’attività delle imprese in tutto il mercato unico è 
fondamentale per poter sfruttare appieno il potenziale dell’Europa in termini di investimenti. 
A livello nazionale e europeo, occorre un quadro normativo semplice, chiaro, prevedibile e 
stabile per incentivare gli investimenti a lungo termine. Nonostante i notevoli sforzi profusi 
dall’Unione e dagli Stati membri, la riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione 
normativa procedono a rilento e in modo non uniforme. Questo pone problemi soprattutto alle 
PMI, che creano posti di lavoro e sono la spina dorsale dell’economia europea. È quindi 
fondamentale creare condizioni più favorevoli alla crescita per garantire che i progetti di 
investimento possano svilupparsi e che i fondi spesi per investimenti strategici, nell’ambito e 
al di fuori del presente piano, siano utilizzati in modo efficace.  
 
Migliorare la regolamentazione è responsabilità comune degli Stati membri e delle istituzioni 
europee. Non si tratta di deregolamentare, ma di adottare una regolamentazione intelligente a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese. Questo comporta, tra l’altro, la riduzione degli oneri 
normativi non giustificati e il miglioramento del contesto imprenditoriale, soprattutto per le 
PMI, affinché tutta la normativa necessaria sia semplice, chiara e adatta allo scopo. Questo 
significa anche migliorare l’efficacia della spesa nazionale, l’efficienza dei sistemi fiscali e la 
qualità della pubblica amministrazione a tutti i livelli. Gli Stati membri devono anche 
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provvedere all’applicazione tempestiva e integrale del diritto dell’Unione. Le misure di 
recepimento della normativa UE nel diritto nazionale devono essere per quanto possibile 
semplici, chiare e “leggere”, per evitare di creare oneri aggiuntivi (la cosiddetta 
“sovraregolamentazione”). 
 
La Commissione ha incluso il miglioramento della regolamentazione fra le principali priorità 
del suo mandato. Questo si rifletterà nel programma di lavoro della Commissione per il 2015. 
Nel 2015 la Commissione rafforzerà ulteriormente il suo approccio globale al miglioramento 
della regolamentazione e darà nuovo slancio al processo. La regolamentazione dovrebbe 
rimuovere gli ostacoli alla crescita, offrire nuove possibilità di espansione, ridurre al minimo i 
costi e garantire la sostenibilità sociale e ambientale. La Commissione intensificherà in 
particolare i suoi sforzi nell’ambito del “Programma di controllo dell’adeguatezza e 
dell’efficacia della regolamentazione” (REFIT) e collaborerà con i legislatori dell’UE per 
garantire l’applicazione concreta di tutte le proposte di semplificazione delle norme. 
 
4.2. Nuove fonti di finanziamenti a lungo termine, compresi i progressi verso un’Unione 
dei mercati dei capitali 
 
Le recenti riforme del quadro di regolamentazione finanziaria dell’UE e il completamento 
dell’Unione bancaria contribuiranno allo sviluppo di un settore finanziario trasparente, sicuro, 
responsabile e resiliente, che favorisca la stabilità e la fiducia. Gli investimenti rimangono 
tuttavia fortemente dipendenti dall’intermediazione bancaria e i finanziamenti a lungo termine 
per le infrastrutture sono tuttora oggetto di restrizioni. Molte PMI hanno ancora un accesso 
limitato ai finanziamenti e la circolazione dei capitali nell’UE non è stata totalmente 
liberalizzata.  
 
La creazione di un’Unione dei mercati dei capitali ridurrà progressivamente la 
frammentazione dei mercati finanziari dell’UE. Questo contribuirà anche a diversificare 
maggiormente l’offerta di finanziamenti per le PMI e i progetti a lungo termine integrando i 
finanziamenti bancari con mercati dei capitali più profondi e sviluppati. Un vero e proprio 
mercato unico dei capitali contribuirà a ridurre il costo dei finanziamenti per il resto 
dell’economia. L’Unione dei mercati dei capitali è quindi un’importante componente a 
medio-lungo termine del presente piano. 
 
Un’ampia consultazione all’inizio del 2015 contribuirà a sviluppare ulteriormente e a rendere 
prioritari i principali ambiti di intervento, per rimuovere gli ostacoli al finanziamento degli 
investimenti e progredire verso un’Unione dei mercati dei capitali. 
 
I principali interventi previsti a breve termine sono:  

 adottare entro la fine del 2014 la proposta di regolamento relativo ai fondi di 
investimento europei a lungo termine (ELTIF), affinché gli ELTIF siano operativi 
per la metà del 2015 in quanto utili veicoli di investimento in progetti a lungo termine. 
Gli ELTIF potrebbero inoltre fungere da veicolo complementare per investimenti 
pubblici o privati/pubblici nel resto dell’economia;  

 rilanciare mercati della cartolarizzazione di qualità14 evitando di ripetere gli errori 
commessi prima della crisi. La Commissione rifletterà sul modo migliore di presentare 

                                                 
14 La cartolarizzazione è una prassi finanziaria a cui le banche ricorrono frequentemente e che consiste nel 
raggruppare e nel ristrutturare diversi tipi di debito contrattuale, ad esempio i mutui ipotecari su immobili 
residenziali. Può essere utilizzata per finanziare attivi o per trasferire e diversificare il rischio. 
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i criteri per semplificare e rendere più trasparenti e uniformi le operazioni di 
cartolarizzazione, prendendo spunto dalle misure adottate di recente nei settori 
assicurativo e bancario e dai lavori internazionali in questo campo. Rilanciare questa 
categoria di attività contribuirà a sviluppare un mercato secondario profondo e liquido, 
ad attrarre una base di investitori più ampia e a migliorare l’allocazione mirata dei 
finanziamenti indirizzandoli dove sono più necessari;  

 riflettere su come ovviare all’attuale mancanza di informazioni standardizzate in 
materia di credito alle PMI, basandosi sul lavoro già avviato in questo campo, e 
migliorare l’informazione sulla programmazione dei progetti infrastrutturali e sulla 
loro storia creditizia; 

 riflettere, insieme al settore privato, sul modo migliore di diffondere maggiormente 
nell’UE i regimi di collocamento privato (private placement) applicati con successo 
in alcuni mercati europei; 

 rivedere misure già vigenti, come la direttiva relativa al prospetto, per alleggerire gli 
oneri amministrativi che gravano sulle PMI, affinché possano rispettare più 
agevolmente gli obblighi per la quotazione in borsa.  

 
4.3. Promuovere condizioni di maggiore parità e eliminare gli ostacoli agli investimenti nel 
mercato unico  
 
Occorre adoperarsi con determinazione per sfruttare al meglio il mercato unico e utilizzarlo 
come “trampolino di lancio” per le imprese. Anche se alcune misure hanno tempi più lunghi 
delle altre, il miglioramento delle condizioni generali per l’occupazione, la crescita e gli 
investimenti è una dimensione intrinseca del presente piano. Fra i settori che dovranno essere 
oggetto di maggiore attenzione nel breve e medio periodo figurano: 

 l’energia e i trasporti, che sono dimensioni importanti del mercato unico e in cui 
occorre accelerare l’attuazione delle riforme avviate di recente. L’Unione europea 
dell’energia darà un contributo determinante al riguardo. Va garantita l’attuazione 
integrale del terzo pacchetto sull’energia. Le norme che disciplinano il commercio 
transfrontaliero dell’energia sono tuttora estremamente frammentate. Alcuni Stati 
membri continuano ad applicare una regolamentazione dei prezzi al dettaglio che 
provoca distorsioni di mercato e deve essere riveduta. La Commissione adotterà 
inoltre i provvedimenti necessari per dare seguito alle recenti decisioni sul 
quadro 2030 per il clima e l’energia;  

 occorre altresì attuare rapidamente le riforme strutturali necessarie per rimuovere gli 
ostacoli agli investimenti nelle infrastrutture e nei sistemi di trasporto, in 
particolare quelli con una dimensione transfrontaliera. Per sfruttare appieno i vantaggi 
del mercato unico va garantita la realizzazione degli obiettivi del Cielo unico europeo 
nonché l’adozione in tempi brevi, e la successiva attuazione, del quarto pacchetto 
ferroviario; 

 l’Europa deve sviluppare un mercato unico digitale realmente connesso, anche 
adottando rapidamente provvedimenti legislativi ambiziosi in materia di protezione dei 
dati, regolamentazione delle telecomunicazioni e semplificazione delle norme in 
materia di diritto d’autore e tutela dei consumatori per gli acquisti online e digitali. Il 
mercato unico digitale dovrebbe garantire la fiducia e la sicurezza delle operazioni in 
linea, l’interoperabilità delle diverse soluzioni tecnologiche e l’accesso alle risorse e 
alle infrastrutture digitali (in particolare le politiche in materia di licenze relative allo 
spettro). Il mercato unico dovrebbe essere aperto a nuovi modelli imprenditoriali, 
garantendo al tempo stesso la realizzazione dei principali obiettivi di interesse 
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generale. I consumatori dovrebbero poter beneficiare di un accesso illimitato ai 
contenuti e ai servizi online in tutta Europa senza alcuna discriminazione basata sulla 
nazionalità o sul luogo di residenza;  

 i mercati dei servizi e dei prodotti sono sempre più interconnessi. Occorre 
intensificare le riforme per abolire i requisiti sproporzionati relativi alla forma 
giuridica, all’assetto proprietario e alle autorizzazioni e migliorare il riconoscimento 
reciproco, segnatamente per i settori e le professioni con un notevole potenziale 
commerciale a livello transfrontaliero. Vanno garantite un’applicazione efficace delle 
norme sugli appalti pubblici a tutti i livelli e la promozione degli strumenti per gli 
appalti elettronici;  

 per quanto riguarda il rilancio della ricerca e dell’innovazione, la competitività 
dell’UE sarebbe rafforzata dalla riduzione degli ostacoli al trasferimento delle 
conoscenze, dal libero accesso alla ricerca scientifica e da una maggiore mobilità dei 
ricercatori; 

 i contatti con i nostri partner internazionali contribuiranno a promuovere l’apertura 
dei flussi di investimento. L’internazionalizzazione delle imprese europee ne migliora 
la competitività. Gli investitori dei paesi extra-UE possono svolgere un ruolo 
importante per sostenere l’economia europea. 
 

5. Prossime fasi  
 
Il presente piano di investimenti non è una misura “una tantum”, ma una “offensiva sugli 
investimenti” da realizzare nei prossimi tre anni. Questo è un piano che modificherà 
radicalmente le politiche pubbliche e gli strumenti di finanziamento degli investimenti in 
Europa, per generare il massimo rendimento socioeconomico di ogni euro speso.  
 
Il piano presentato oggi è il primo passo in una nuova direzione. Gli Stati membri sono 
invitati ad aderire all’iniziativa, anche contribuendo con ulteriori finanziamenti al Fondo 
europeo per gli investimenti strategici, in modo da accentuare l’incidenza del piano 
sull’economia reale. Occorre agire in modo rapido ed efficace a tutti i livelli per poter ottenere 
risultati tangibili già nel 2015. 
 
La Commissione invita il Consiglio europeo del 18-19 dicembre 2014 ad approvare il piano 
con tutti i suoi filoni. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio, in 
quanto legislatori dell’UE, ad adottare con procedura accelerata la misura legislativa 
necessaria affinché il Fondo europeo per gli investimenti strategici sia operativo entro 
giugno 2015, e a garantire un rapido follow-up degli altri aspetti del piano. 
 
Valutazioni periodiche dei progressi compiuti, effettuate dal Parlamento europeo, nelle 
riunioni dei capi di Stato e di governo, nelle formazioni pertinenti del Consiglio nonché 
insieme al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, garantiranno la 
titolarità politica necessaria perché queste iniziative diano risultati. La Commissione e la BEI 
si metteranno in contatto con i principali interlocutori a livello nazionale e regionale per 
organizzare attività di follow-up specifiche onde discutere e elaborare soluzioni ad hoc. 
 
Il presente piano si basa sul presupposto che, a questo stadio, il quadro finanziario pluriennale 
e il capitale della BEI non saranno modificati. In funzione dei progressi compiuti, entro la 
metà del 2016 si rifletterà, contestualmente ai preparativi della revisione intermedia del 
quadro finanziario pluriennale, sull’opportunità di adottare misure supplementari. 
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ALLEGATO 1. QUAL È L’IMPATTO PROBABILE DEL PIANO DI INVESTIMENTI? 

315 mrd di EUR

Investimenti strategici di rilevanza 
europea nell'energia, nei trasporti, 
nella banda larga, nell'istruzione, 

nella ricerca e nell'innovazione

Priorità a livello nazionale e 
regionale (es. PMI, ricerca, trasporti, 

ambiente)

PMI e imprese a media 
capitalizzazione

Incidenza dei contributi degli Stati 
membri al Fondo 

Effetti positivi sugli investimenti in 
tutti i settori dell'economia 

Nell'arco di tre anni

Migliore contesto degli 
investimenti a livello UE e 

nazionale

Fondo europeo per gli
investimenti strategici: 

21 mrd di EUR (inizialmente)

Migliore uso dei fondi 
strutturali e di 

investimento europei

Possibili contributi degli 
Stati membri al Fondo
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ALLEGATO 2. COME FUNZIONERÀ IL NUOVO FONDO PER QUANTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI A LUNGO 
TERMINE? 

BEI = Banca europea per gli investimenti 

 

1 euro di contributo pubblico => circa 3 euro di finanziamenti => circa 15 euro di investimenti totali

FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PRODOTTI OFFERTI BENEFICIARI FINALI E 
ESEMPI DI PROGETTI

Debito senior 
a lungo termine per i 
progetti più rischiosi

Equity e
quasi-equity

Prestiti subordinati

Gli altri 
investitori 

aderiscono 
ai singoli 
progetti

Infrastrutture 
dei trasporti

Infrastrutture 
energeticheInfrastrutture 

della banda 
larga

Energia e 
efficienza 
energetica

Energia 
rinnovabileRicerca

Istruzione 
e 

formazione

Innovazione

Altri 
progetti

Fondi di 
investimento a 
lungo termine

Il fondo 
funge da 

protezione 
del credito 

per le nuove 
attività della 

BEI
Fondo europeo per 

gli investimenti 
strategici x 3 x 5
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ALLEGATO 3. COME FUNZIONERÀ IL NUOVO FONDO PER QUANTO RIGUARDA IL SOSTEGNO ALLE PMI E LE IMPRESE 
A MEDIA CAPITALIZZAZIONE?  

FEI = Fondo europeo per gli investimenti 

1 euro di contributo pubblico => circa 3 euro di finanziamenti => 15 euro di investimenti totali

FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PRODOTTI OFFERTI

Garanzie

Fondo europeo per 
gli investimenti 

strategici

BENEFICIARI FINALI E 
ESEMPI DI PROGETTI

PMI

es. 
microprestiti

alle PMI

Venture Capital

Finanziamento della 
crescita

Cartolarizzazione
Impresa a 

media 
capitalizza-

zione

es. 
partecipazione 

nel capitale 
proprio di una 

start-up

x 3 x 5 es. prestiti 
per i 

progetti di 
R&S

es. capitale 
di rischio per 
un prototipo

Il fondo 
funge da 

protezione 
del credito 

per le nuove 
attività del 

FEI

Gli altri 
investitori 
aderiscono 
ai singoli 
progetti

  



 

21 
 

ALLEGATO 4. TEMPI E TAPPE FONDAMENTALI 
 

Il Consiglio europeo e il Parlamento dovrebbero approvare il piano di investimenti per l’Europa, compresa la decisione di 
creare un Fondo europeo per gli investimenti strategici, e decidere di accelerare l’adozione del relativo regolamento. 
La Commissione propone il regolamento a gennaio 2015.
Il Parlamento e il Consiglio discutono il regolamento nell’intento di garantirne l’entrata in vigore entro giugno 2015.
Il gruppo BEI avvia le attività con le sue risorse.
Gli Stati membri dovrebbero completare la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per 
massimizzarne l’impatto.
L’individuazione dei progetti viene accelerata a livello di UE, in base alla relazione della task force Commissione-BEI.
La BEI e le principali parti interessate adottano le prime misure per la creazione di un “polo” di consulenza sugli 
investimenti.

Il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici è operativo. 
I fondi strutturali e di investimento europei producono un impatto, in sinergia con i programmi dell’UE. 
A livello di UE viene costituita una riserva trasparente di progetti, che sarà progressivamente sviluppata.
Il nuovo “polo” di consulenza sugli investimenti è operativo.
Le attività di follow-up sono iniziate a livello di UE, nazionale e regionale insieme alle parti interessate. 
Un sito internet dedicato consente di monitorare in tempo reale i progressi del piano di investimenti.

Dicembre 2014 - gennaio 2015 

Si esaminano i progressi compiuti, anche a livello dei capi di Stato e di governo.
Sono eventualmente prese in considerazione altre opzioni in preparazione della revisione 
intermedia del quadro finanziario pluriennale. 

Entro la metà del 2015

Entro la metà del 2016
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