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II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità

[notificata con il numero C(2007) 6440]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/217/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996
relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
ad alta velocità (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Come indicato all'articolo 2, lettera c), e nell'allegato II della
direttiva 96/48/CE, il sistema ferroviario transeuropeo ad
alta velocità è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale
o funzionale, comprendenti un sottosistema «infrastrut-
tura».

(2) La decisione 2002/732/CE (2) della Commissione ha
stabilito la prima specifica tecnica di interoperabilità (STI)
per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario
transeuropeo ad alta velocità.

(3) Occorre rivedere questa prima STI alla luce del progresso
tecnico e dell'esperienza acquisita con la sua attuazione.

(4) L'AEIF, in quanto organismo comune rappresentativo, è
stato incaricato di riesaminare e rivedere la prima STI.
Occorre pertanto sostituire la decisione 2002/732/CE con
la presente decisione.

(5) Il progetto di revisione della STI è stato esaminato dal
comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE.

(6) La presente STI deve applicarsi all'infrastruttura nuova o
ristrutturata e rinnovata, nel rispetto di determinate
condizioni.

(7) La presente STI lascia impregiudicate le disposizioni di altre
STI pertinenti, applicabili a sottosistemi «infrastruttura».

(8) La prima STI per il sottosistema «infrastruttura» è entrata in
vigore nel 2002. Data l'esistenza di impegni contrattuali,
secondo le disposizioni della prima STI i sottosistemi
«infrastruttura» o componenti di interoperabilità nuovi,
rinnovati o ristrutturati devono essere oggetto di una
valutazione di conformità. È inoltre opportuno che la
prima STI continui ad essere applicata ai fini della
manutenzione e delle sostituzioni, nell'ambito di una
manutenzione, di componenti del sottosistema e di
componenti di interoperabilità autorizzati in conformità
della prima STI. Occorre pertanto mantenere in vigore gli
effetti della decisione 2002/732/CE con riguardo alla
manutenzione di progetti autorizzati in conformità con la
STI allegata a detta decisione così come ai progetti di nuova
linea e di rinnovamento o ristrutturazione di una linea
esistente che si trovino in avanzata fase di sviluppo o che
siano oggetto di un contratto in corso di esecuzione alla
data della notifica della presente decisione. Per stabilire le
differenze esistenti tra il campo di applicazione della prima
STI e quello della nuova STI contenuta nell'allegato della
presente decisione, occorre che entro sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente decisione gli
Stati membri trasmettano un elenco dei sottosistemi e dei
componenti di interoperabilità a cui continua ad applicarsi
la prima STI.
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(9) Ai fini della presente STI il sottoinsieme «binario senza
ballast» del sottosistema «infrastruttura» è considerato una
«soluzione nuova». Tuttavia, in futuro si dovrà considerare
l'eventualità di definire il «binario senza ballast» come una
«soluzione sperimentata».

(10) La presente STI non impone l'uso di tecnologie o di
soluzioni tecniche specifiche salvo nei casi in cui ciò sia
assolutamente necessario per assicurare l'interoperabilità
del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

(11) La presente STI consente, per un determinato periodo di
tempo, l'incorporazione di componenti di interoperabilità
in sottosistemi non coperti da certificazione, se sono
soddisfatte determinate condizioni.

(12) Nella sua versione attuale, la presente STI non tratta
esaustivamente tutti gli aspetti tecnici corrispondenti ad
alcuni requisiti essenziali. In conformità dell'articolo 17
della direttiva 96/48/CE, gli aspetti tecnici non trattati sono
individuati come «Punti in sospeso» nell'allegato H della STI.
In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva
96/48/CE, gli Stati membri comunicano agli altri Stati
membri e alla Commissione un elenco delle norme tecniche
nazionali relative ai «punti in sospeso» e le procedure da
seguire per la verifica della loro conformità.

(13) Con riferimento ai casi specifici descritti nel capitolo 7 della
presente STI, gli Stati membri comunicano agli altri Stati
membri e alla Commissione le procedure da seguire per la
verifica della conformità.

(14) Il traffico ferroviario si svolge attualmente in base ad
accordi vigenti a livello nazionale, bilaterale, multinazionale
o internazionale. È importante che l'applicazione di tali
accordi non ostacoli i progressi attuali e futuri verso
l'interoperabilità. A tal fine è necessario che la Commis-
sione esamini detti accordi per stabilire se la STI contenuta
nella presente decisione debba essere modificata di
conseguenza.

(15) La STI si basa sulle migliori conoscenze specifiche
disponibili al momento della preparazione del relativo
progetto. Per continuare ad incoraggiare l'innovazione e per
tenere conto dell'esperienza acquisita, la STI allegata deve
essere oggetto di una revisione periodica.

(16) La presente STI consente soluzioni innovative. Nei casi in
cui sono proposte tali soluzioni innovative, il produttore o
l'ente appaltante è tenuto ad indicare lo scostamento
rispetto alla pertinente sezione della STI. L'Agenzia
ferroviaria europea definirà le opportune specifiche funzio-
nali e di interfaccia relative alla soluzione proposta ed
elaborerà i metodi di valutazione.

(17) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al
parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva
96/48/CE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione la Commissione adotta una specifica
tecnica di interoperabilità («STI») relativa al sottosistema
«infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocità.

La STI è definita nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente TSI si applica a tutta l'infrastruttura nuova,
ristrutturata o rinnovata del sistema ferroviario transeuropeo
ad alta velocità, quale definita nell'allegato I della direttiva 96/48/
CE.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda le questioni classificate come «punti in
sospeso» nell'allegato H della STI, le condizioni da rispettare per
la verifica della interoperabilità, ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 2, della direttiva 96/48/CE, sono le norme tecniche
applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in
servizio dei sottosistemi oggetto della presente decisione.

2. Entro sei mesi dalla notificazione della presente decisione
ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla
Commissione:

(a) l'elenco delle norme tecniche applicabili di cui al
paragrafo 1;

(b) le procedure di verifica e valutazione della conformità da
seguire in relazione all'applicazione di tali norme;

(c) gli organismi designati per l'espletamento delle procedure di
verifica e valutazione della conformità.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda le questioni classificate come «casi
specifici» nel capitolo 7 della STI, le procedure di valutazione
della conformità sono quelle applicabili negli Stati membri.

2. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni
Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commis-
sione:

(a) le procedure di verifica e valutazione della conformità da
seguire in relazione all'applicazione di tali norme;

(b) gli organismi designati per lo svolgimento delle procedure
di verifica e valutazione della conformità.

L 77/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.3.2008



Articolo 5

La STI prevede un periodo transitorio durante il quale la
valutazione della conformità e la certificazione dei componenti
di interoperabilità possono essere effettuate come parte del
sottosistema. Durante tale periodo gli Stati membri comunicano
alla Commissione quali componenti di interoperabilità sono stati
valutati secondo tale criterio in modo da consentire un attento
monitoraggio del mercato dei componenti di interoperabilità e
l'adozione delle misure a tal fine necessarie.

Articolo 6

La decisione 2002/732/CE è abrogata. Tuttavia le disposizioni
della precitata decisione continuano ad applicarsi con riguardo
alla manutenzione di progetti autorizzati in conformità della STI
allegata a detta decisione e ai progetti di nuova linea e di
rinnovamento o ristrutturazione di una linea esistente che si
trovino in avanzata fase di sviluppo o che siano oggetto di un
contratto in corso di esecuzione alla data della notificazione della
presente decisione.

Entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente decisione è trasmesso alla Commissione un elenco dei
sottosistemi e dei componenti di interoperabilità a cui
continuano ad applicarsi le disposizioni della decisione 2002/
732/CE.

Articolo 7

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'allegata STI gli Stati
membri notificano alla Commissione i seguenti tipi di accordi:

(a) accordi nazionali, bilaterali o multilaterali tra Stati membri
e Imprese ferroviarie o Gestori dell'infrastruttura, convenuti

in via permanente o temporanea e imposti dalla natura
prettamente specifica o locale del servizio ferroviario
previsto;

(b) accordi bilaterali o multilaterali tra Imprese ferroviarie,
Gestori dell'infrastruttura o Stati membri che comportino
livelli significativi di interoperabilità a livello locale o
regionale;

(c) accordi internazionali tra uno o più Stati membri e almeno
un paese terzo, oppure tra Imprese ferroviarie o Gestori
dell'infrastruttura di Stati membri e almeno un'Impresa
ferroviaria o Gestore dell'infrastruttura di un paese terzo,
che comportino livelli significativi di interoperabilità a
livello locale o regionale.

Articolo 8

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente
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1. INTRODUZIONE

1.1 Campo di applicazione tecnico

La presente specifica tecnica di interoperabilità (STI) riguarda il sottosistema «Infrastruttura» e parte del
sottosistema «Manutenzione» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. I sottosistemi in oggetto
figurano nell’elenco dell’Allegato II (1) della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE.

Ai sensi dell’Allegato I della direttiva, le linee ad alta velocità comprendono:

— le linee specificamente costruite per l’alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a
250 km/h,

— le linee specificamente adattate per l’alta velocità, attrezzate per velocità dell’ordine di 200 km/h,

— le linee specificamente adattate per l’alta velocità, aventi carattere specifico a causa di vincoli topografici o
relativi al rilievo o all’ambiente urbano, la cui velocità deve essere adeguata caso per caso.

Nella presente STI, le citate linee sono state classificate, rispettivamente, come linee di categoria I, II e III.

1.2 Campo di applicazione geografico

Il campo di applicazione geografico della presente STI si estende a tutto il sistema ferroviario transeuropeo ad
alta velocità di cui all’Allegato I della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE.

1.3 Contenuto della STI

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, la presente
STI:

(a) definisce l’ambito di applicazione previsto (capitolo 2);

(b) precisa i requisiti essenziali per il sottosistema «Infrastruttura» (capitolo 3) e le sue interfacce verso gli altri
sottosistemi (capitolo 4);

(c) definisce le specifiche funzionali e tecniche che il sottosistema e le sue interfacce devono rispettare in
relazione ad altri sottosistemi (capitolo 4).

(d) determina i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche
europee, tra cui le norme europee, e che sono necessari per realizzare l’interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità (capitolo 5);

(e) indica, in ogni caso previsto, le procedure da usare per valutare la conformità o l’idoneità all’impiego dei
componenti di interoperabilità, da un lato, o per la verifica CE dei sottosistemi, dall’altro (capitolo 6);

(f) indica la strategia di attuazione delle STI (capitolo 7);

(g) indica, per il personale interessato, le competenze professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del
lavoro richieste per l’esercizio e la manutenzione del sottosistema nonché per l’attuazione delle STI
(capitolo 4).

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva possono essere previsti casi specifici per ciascuna STI,
indicati nel capitolo 7.

Inoltre, la STI stabilisce, nel capitolo 4, le regole di esercizio e di manutenzione specifiche per il campo di
applicazione di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2.

2. DEFINIZIONE DEL SETTORE DELL’INFRASTRUTTURA/CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1. Definizione del settore dell’infrastruttura

La presente STI ha per oggetto il settore dell’infrastruttura, il quale comprende:

— il sottosistema di natura strutturale «Infrastruttura»;
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— la parte del sottosistema di natura funzionale «Manutenzione» relativa al sottosistema «Infrastruttura».

— gli impianti fissi del sottosistema di natura funzionale «Manutenzione del materiale rotabile» inerente alla
manutenzione ordinaria (macchine per lavaggio, rifornimento di acqua e sabbia; rifornimento e raccordi
per gli impianti fissi di scarico dei W.C.)

Il sottosistema di natura strutturale «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità include
binari e dispositivi d’armamento delle linee ad alta velocità che rientrano nel campo di applicazione definito nel
capitolo 1. I binari sono quelli definiti nel «Registro dell’Infrastruttura» della sezione di linea in oggetto.

Il sottosistema di natura strutturale «Infrastruttura» comprende inoltre:

— le strutture di supporto o di protezione dei binari;

— le strutture attigue ai binari e opere d’arte che potrebbero incidere sull’interoperabilità della ferrovia;

— i marciapiedi per i viaggiatori e altre infrastrutture nelle stazioni che potrebbero incidere
sull’interoperabilità della ferrovia;

— le disposizioni necessarie affinché il sottosistema rispetti l’ambiente;

— le disposizioni che garantiscono la sicurezza dei passeggeri in caso di funzionamento in condizioni
degradate.

2.2 Funzioni e aspetti del settore che rientrano nel campo di applicazione della presente STI

Di seguito si descrivono gli aspetti del settore dell’infrastruttura concernenti l’interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità, in base alla funzione che ciascun aspetto è destinato ad adempiere e
con indicazione dei principi adottati in relazione allo stesso.

2.2.1 Instradare il treno

Il binario di corsa

Il binario di corsa costituisce il sistema meccanico di instradamento dei veicoli: grazie alle sue caratteristiche, i
treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità» possono circolare nelle previste condizioni di
sicurezza e realizzare le prestazioni prestabilite.

Lo scartamento fra le due rotaie, come pure l’interazione tra le ruote e le rotaie con cui devono entrare in
contatto, sono definiti in modo da garantire la compatibilità dell’infrastruttura con il sottosistema «Materiale
rotabile».

Dispositivi d’armamento

I dispositivi d’armamento, che consentono il cambio di direzione, devono essere conformi alle relative
specificazioni definite per il binario di corsa e alle dimensioni funzionali di progettazione affinché sia garantita
la compatibilità tecnica con i treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

Binari di rimessa e di stazionamento

I binari di rimessa e di stazionamento non devono obbligatoriamente essere conformi a tutte le caratteristiche
del binario di corsa; tuttavia, essi devono ottemperare alle specifiche prescrizioni stabilite nel capitolo 4 affinché
sia garantita la compatibilità tecnica con i treni che conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

2.2.2 Sostenere il treno

Binario di corsa e dispositivi d’armamento

I carichi esercitati dai veicoli sul binario, da cui dipendono sia le condizioni di sicurezza volte ad evitare il
deragliamento dei veicoli sia le necessarie caratteristiche di resistenza del binario stesso, sono generati
esclusivamente dal contatto tra ruota e binario e dai relativi dispositivi di frenatura, nei casi in cui essi
esercitano un’azione diretta sul binario.

Tali carichi comprendono i carichi verticali, trasversali e longitudinali.

Per ciascuno di questi tre tipi di carico, uno o più criteri caratteristici dell’interazione meccanica tra il veicolo e il
binario sono definiti, da un lato, come limiti che il veicolo non deve superare e, dall’altro, come carico minimo
che il binario deve essere in grado di sopportare. In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 96/
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48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, questi criteri non impediscono di adottare valori limite più
elevati che potrebbero essere necessari per la circolazione di treni di altro tipo. Questi criteri di sicurezza
caratteristici dell’interazione fra veicolo e binario costituiscono interfacce con il sottosistema «Materiale
rotabile».

Strutture di sostegno del binario

Oltre agli effetti già descritti per il binario di corsa e i dispositivi d’armamento, la circolazione dei convogli ad
alta velocità influenza il comportamento dinamico dei ponti che sostengono i binari, a seconda della frequenza
di ripetizione dei carichi per asse dei veicoli, e costituiscono un’interfaccia con il sottosistema «Materiale
rotabile».

2.2.3 Garantire la libera e sicura circolazione di un treno in un dato volume

Profilo limite degli ostacoli e interasse dei binari

Il profilo limite degli ostacoli e l’interasse dei binari definiscono principalmente la distanza tra le pareti dei
veicoli, il pantografo e le strutture adiacenti ai binari, nonché tra i veicoli stessi in caso d’incrocio. Oltre alle
condizioni necessarie per evitare l’impegno del profilo limite, tali interfacce permettono di definire il livello
delle forze trasversali, dovuto ad effetti aerodinamici, sia sui veicoli che sugli stessi impianti fissi.

Le opere d’arte e le strutture attigue ai binari

Le opere d’arte e le strutture attigue ai binari devono rispettare le prescrizioni relative al profilo limite.

Le forze aerodinamiche esercitate su alcune attrezzature attigue ai binari, nonché le variazioni di pressione in
galleria dipendono dalle caratteristiche aerodinamiche dei treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta
velocità» e costituiscono pertanto un’interfaccia con il sottosistema «Materiale rotabile».

Le variazioni di pressione che i viaggiatori devono eventualmente sopportare in galleria dipendono
principalmente dalla velocità di transito, dall’area della sezione trasversale, dalla lunghezza e dalla forma
aerodinamica dei convogli, nonché dall’area della sezione trasversale e dalla lunghezza delle gallerie. Esse
devono essere limitate a valori accettabili dal punto di vista della salute dei viaggiatori e costituiscono pertanto
un’interfaccia con il sottosistema «Materiale rotabile».

2.2.4 Consentire la salita e la discesa dei viaggiatori dai treni fermi alle stazioni

Marciapiedi per i viaggiatori

Il sottosistema «Infrastruttura» comprende i mezzi che consentono l’accesso dei viaggiatori ai treni: marciapiedi
di stazione e le relative dotazioni. L’interoperabilità del sottosistema riguarda soprattutto l’altezza e la lunghezza
dei marciapiedi e gli effetti di pressione in caso di attraversamento di stazioni sotterranee. Tali elementi si
interfacciano con il sottosistema «Materiale rotabile».

Persone con ridotta capacità motoria

Per migliorare l’accessibilità al trasporto ferroviario delle persone con ridotta capacità motoria, le disposizioni
devono mirare ad agevolare l’accesso alle zone pubbliche dell’infrastruttura, in particolar modo per quanto
riguarda l’interfaccia marciapiede-treno, e tener conto delle necessità di evacuazione in caso di pericolo.

2.2.5 Garantire la sicurezza

Le protezioni laterali, gli indicatori della presenza di veicoli e le protezioni dai venti trasversali riguardano i
sottosistemi «Materiale rotabile», «Controllo-comando e segnalamento» e «Esercizio».

Il campo di applicazione comprende altresì le disposizioni necessarie per assicurare la sorveglianza e la
manutenzione degli impianti, nel rispetto dei requisiti essenziali.

Nell’eventualità di un incidente, l’infrastruttura deve prevedere disposizioni di sicurezza per le aree delle stazioni
e vie di fuga accessibili alle persone.

2.2.6 Tutela dell’ambiente

Rientrano nel campo di applicazione anche gli interventi necessari affinché l’infrastruttura risulti rispettosa
dell’ambiente.
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2.2.7 Manutenzione del materiale rotabile

Il campo di applicazione riguarda anche gli impianti fissi per la manutenzione del materiale rotabile (macchine
per lavaggio, rifornimento di acqua e sabbia; rifornimento e raccordi per gli impianti fissi di scarico dei W.C.).

3. REQUISITI ESSENZIALI

3.1 Generalità

Nell’ambito della presente STI, la conformità alle specifiche descritte:

— nel capitolo 4 per i sottosistemi

— e nel capitolo 5 per i componenti di interoperabilità,

comprovata da un esito positivo:

— della valutazione di conformità e/o idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità

— e della verifica dei sottosistemi, di cui al capitolo 6,

assicura il rispetto dei relativi requisiti essenziali di cui alle sezioni 3.2 e 3.3 della presente STI.

Tuttavia, se i requisiti essenziali sono in parte contemplati da norme nazionali a motivo di:

— punti in sospeso e soggetti a riserva, indicati nella STI,

— deroghe ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE,

— casi specifici di cui alla sezione 7.3 della presente STI,

la valutazione di conformità corrispondente va eseguita secondo le procedure sotto la responsabilità dello Stato
Membro interessato.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, il sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità, i suoi sottosistemi e i componenti d’interoperabilità devono soddisfare
i requisiti essenziali definiti in termini generali dall’Allegato III della direttiva.

3.2. Requisiti essenziali per il settore dell’infrastruttura

A norma dell’Allegato III della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, i requisiti essenziali
possono essere di portata generale e applicabili al sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità nel suo
insieme o presentare aspetti particolari, propri di un determinato sottosistema e dei suoi componenti.

I seguenti paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 riportano i requisiti essenziali come definiti nell’Allegato III della direttiva.

3.2.1 Requisiti generali

L’Allegato III della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, precisa i requisiti essenziali. Si
riportano i requisiti di ordine generale pertinenti ai fini della presente STI.

«1.1. Sicurezza

1.1.1. La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti
critici per la sicurezza e, più in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni
devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in
situazioni specifiche di degrado.

1.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare i criteri di stabilità di passaggio necessari
per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocità massima autorizzata.
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1.1.3. I componenti utilizzati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la
loro durata di servizio. Le conseguenze sulla sicurezza del loro malfunzionamento accidentale devono
essere opportunamente limitate.

1.1.4. La progettazione degli impianti fissi e la scelta dei materiali utilizzati devono essere fatti allo scopo di
limitare la produzione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.

1.1.5. I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non
compromettere la sicurezza di questi ultimi in caso di uso prevedibile non conforme alle istruzioni
indicate.

1.2. Affidabilità e disponibilità

La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei
treni devono essere organizzate, svolte e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle
condizioni previste.

1.3. Salute

1.3.1. I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno
accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie.

1.3.2. La scelta, l’impiego e l’utilizzazione di questi materiali devono aver luogo in modo da limitare
l’emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio.

1.4. Tutela dell’ambiente

1.4.1. Le conseguenze per l’ambiente legate alla realizzazione e alla gestione del sistema ferroviario
transeuropeo ad alta velocità devono essere valutate e considerate al momento della progettazione del
sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti.

1.4.2. I materiali utilizzati nelle infrastrutture devono essere tali da non emettere fumi o gas nocivi e pericolosi
per l’ambiente, in particolare in caso d’incendio.

1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per
essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o
private con cui rischiano di interferire.

1.5. Compatibilità tecnica

Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e
con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

Qualora l’osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si potrebbero
applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilità in futuro.»

3.2.2 Requisiti specifici del settore dell’infrastruttura

L’Allegato III della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, precisa i requisiti essenziali. Si
riportano di seguito i requisiti specifici dell’infrastruttura, della manutenzione, dell’ambiente e dell’esercizio
pertinenti ai fini della presente STI.

«2.1 Infrastruttura

2.1.1. Sicurezza

Vanno adottate le opportune disposizioni per evitare l’accesso o le intrusioni indesiderate nelle
installazioni lungo le linee ad alta velocità.

Vanno adottate le opportune disposizioni per limitare eventuali pericoli per le persone, soprattutto in
occasione del passaggio nelle stazioni di treni ad alta velocità.

Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i
rischi per la sicurezza delle persone (stabilità, incendio, accesso, evacuazione, marciapiedi, ecc.).
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Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle
gallerie molto lunghe.

2.5 Manutenzione

2.5.1. Salute

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono costituire un pericolo
per la salute delle persone.

2.5.2. Tutela dell’ambiente

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono superare i livelli
ammissibili di effetti nocivi per l’ambiente circostante.

2.5.3. Compatibilità tecnica

Gli impianti di manutenzione destinati ai treni ad alta velocità devono consentire lo svolgimento delle
operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutti i treni per i quali sono stati progettati.

2.6. Ambiente

2.6.1. Salute

La gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità deve rispettare i livelli regolamentari in
materia di inquinamento sonoro.

2.6.2. Tutela dell’ambiente

La gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità non deve provocare nel terreno un
livello inammissibile di vibrazioni dannose per le attività e l’ambiente attraversato, nelle vicinanze
dell’infrastruttura e in stato normale di manutenzione.

2.7. Esercizio

2.7.1. Sicurezza

L’uniformazione delle regole di esercizio delle reti e delle qualifiche del personale di macchina e del
personale viaggiante devono garantire un esercizio internazionale sicuro.

Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di
manutenzione e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di
manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza.

2.7.2. Affidabilità e disponibilità

Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di
manutenzione e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di
manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilità e di disponibilità del sistema.»

3.3 Soddisfacimento dei requisiti essenziali mediante le specifiche del settore dell’Infrastruttura

3.3.1 Sicurezza

Per essere in grado di soddisfare i requisiti generali, garantendo un livello di sicurezza conforme agli obiettivi
fissati per la rete, l’infrastruttura deve:

— permettere la circolazione dei convogli senza rischi di deragliamento né di scontro tra i veicoli stessi o tra
questi e veicoli di altro tipo o ostacoli fissi evitando, entro margini ragionevoli, i rischi legati alla
vicinanza di linee di alimentazione elettrica,

— sopportare senza danneggiamenti i carichi verticali, trasversali e longitudinali di natura statica e dinamica
esercitati dai convogli, nell’ambito delle prestazioni e del tipo di binario specificati,

— permettere di effettuare operazioni di sorveglianza e di manutenzione degli impianti, necessari per
mantenere in condizioni di sicurezza gli elementi critici,
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— non fare ricorso a materiali che, in caso di incendio, possono generare fumi nocivi; questo requisito si
applica esclusivamente alle infrastrutture situate in volumi delimitati (gallerie, trincee coperte e stazioni
sotterranee);

— prevenire l’accesso agli impianti, diversi dalle aree dei marciapiedi accessibili ai viaggiatori, da parte di
persone non autorizzate;

— permettere di controllare i rischi legati all’intrusione di persone o di veicoli nell’area ferroviaria,

— garantire che le zone accessibili ai viaggiatori siano, nel corso della normale attività della linea, situate a
distanza sufficiente dai binari percorsi dai treni ad alta velocità o isolate da questi in modo da rendere
minimi i rischi per i viaggiatori e garantire che esse siano dotate dei necessari accessi per l’evacuazione
degli stessi, soprattutto nel caso di stazioni sotterranee,

— permettere tramite opportuni accorgimenti l’accesso e l’uscita dei viaggiatori disabili alle zone loro
accessibili,

— permettere, in caso di fermata imprevista dei treni ad alta velocità al di fuori delle zone di fermata
all’uopo predisposte, di mantenere i viaggiatori lontani dalle zone rese pericolose dalla circolazione di
treni sui binari adiacenti,

— garantire che nelle gallerie di lunghezza considerevole siano adottate disposizioni particolari per
prevenire gli incendi, nonché ridurre o controllare le conseguenze e facilitare l’evacuazione dei viaggiatori
in caso d’incendio.

— assicurare che l’attrezzatura disponga di sabbia di idonea qualità.

Si devono tenere in debita considerazione le conseguenze dell’eventuale malfunzionamento degli elementi che
contribuiscono alla sicurezza, come indicato di seguito.

3.3.2 Affidabilità e disponibilità

Per ottemperare a questo requisito le interfacce critiche per la sicurezza, le cui caratteristiche possono mutare
durante il funzionamento del sistema, devono essere oggetto di piani di sorveglianza e di manutenzione nei
quali vengono definite le condizioni per il controllo e la correzione di questi elementi.

3.3.3 Salute

Questi requisiti generali riguardano la protezione antincendio dei vari elementi del settore dell’infrastruttura.
Tenuto conto del ridotto carico comburente dei prodotti che costituiscono l’infrastruttura (binari e opere
d’ingegneria civile), il requisito si applica solo agli impianti sotterranei destinati ad accogliere viaggiatori in
normali condizioni di servizio. Nessun requisito è dunque fissato per gli elementi che costituiscono le interfacce
di binario e per le altre opere d’ingegneria civile.

A queste ultime si applicano le direttive comunitarie sulla salute delle persone, indipendentemente da
considerazioni legate all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

Oltre al rispetto dei citati requisiti di portata generale, vanno tenute sotto controllo le variazioni di pressione
alle quali i viaggiatori e il personale possono essere esposti in galleria, nelle trincee coperte e nelle stazioni
sotterranee; va limitata la velocità dell’aria alla quale i viaggiatori possono essere esposti nelle stazioni
sotterranee; nelle zone accessibili ai viaggiatori di marciapiedi e stazioni sotterranee vanno eliminati i rischi di
elettrocuzione.

— Vanno pertanto adottate le opportune disposizioni, scegliendo opportunamente la sezione trasversale di
tali opere oppure prevedendo dispositivi accessori, in modo che la variazione massima di pressione
misurata nelle gallerie durante il passaggio dei treni non comporti rischi per la salute.

— Vanno pertanto adottate le opportune disposizioni, nelle stazioni sotterranee, adottando tecniche di
costruzione che riducono le variazioni di pressione provenienti dalle vicine gallerie oppure prevedendo
dispositivi accessori, per limitare la velocità dell’aria a valori sopportabili dalle persone.

Vanno pertanto adottate le opportune disposizioni, relativamente agli spazi accessibili ai viaggiatori, per evitare,
entro limiti ragionevoli, rischi di elettrocuzione.

Per le installazioni fisse del sottosistema «Manutenzione» il soddisfacimento di tali requisiti essenziali può essere
considerato conseguito quando è dimostrata la conformità di tali installazioni alle Normative Nazionali.
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3.3.4 Tutela dell’ambiente

L’impatto ambientale dei progetti, in occasione della progettazione di una linea appositamente costruita per
l’alta velocità o in occasione di progetti di adattamento di linee per l’alta velocità, deve prendere in
considerazione le caratteristiche dei treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

Per le installazioni fisse del sottosistema «Manutenzione» il soddisfacimento di tali requisiti essenziali può essere
considerato conseguito quando è dimostrata la conformità di tali installazioni alle Normative Nazionali.

3.3.5 Compatibilità tecnica

Per soddisfare tale requisito, devono risultare soddisfatte le condizioni indicate di seguito.

— Il profilo limite degli ostacoli, l’interasse dei binari, i loro tracciati, lo scartamento dei binari, le pendenze
e le rampe massime come pure la lunghezza e l’altezza dei marciapiedi viaggiatori delle linee della rete
europea interoperabile devono essere stabiliti in modo da garantire la compatibilità delle diverse linee tra
di loro e con i veicoli interoperabili.

— Le attrezzature eventualmente necessarie per la circolazione di treni di diverso tipo sulle linee della rete
ferroviaria transeuropea ad alta velocità non devono ostacolare la circolazione dei treni conformi alla STI
«Materiale rotabile per l’alta velocità»;.

— Le caratteristiche elettriche dell’infrastruttura devono essere compatibili con i sistemi d’elettrificazione e
di controllo-comando e segnalamento utilizzati.

Le caratteristiche degli impianti fissi per la manutenzione dei treni devono essere compatibili con la STI
«Materiale rotabile per l’alta velocità».

3.4 Elementi del settore dell’Infrastruttura corrispondenti ai requisiti essenziali

Nella tabella che segue sono indicati con una «X» i requisiti essenziali soddisfatti dalle specifiche definite nei
capitoli 4 e 5.

Elemento del settore dell’Infrastrut-
tura Rif. §

Sicurezza
(1.1,
2.1.1,

2.7.1) (1)

Affidabi-
lità

Disponi-
bilità
(1.2,

2.7.2) (1)

Salute
(1.3,

2.5.1) (1)

Tutela del-
l’ambiente
(1.4, .5.2,
2.6.1,

2.6.2) (1)

Compatibi-
lità tecnica

(1.5,
2.5.3) (1)

Scartamento nominale 4.2.2 X

Profilo minimo dell’infrastrut-
tura

4.2.3 X X

Interassi dei binari 4.2.4 X

Rampe e pendenze massime 4.2.5 X

Raggio minimo di curvatura 4.2.6 X X

Sopraelevazione 4.2.7 X X

Insufficienza di sopraelevazione 4.2.8 X X

Conicità equivalente 4.2.9 X X

Qualità geometrica del binario e
limiti di difetti isolati

4.2.10 X X

Inclinazione della rotaia 4.2.11 X X

Profilo del fungo della rotaia 5.3.1 X X

Dispositivi d’armamento 4.2.12 –
5.3.4

X X X

Resistenza del binario 4.2.13
—

X

Carichi di traffico sulle opere
d’arte

4.2.14 X
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Elemento del settore dell’Infrastrut-
tura Rif. §

Sicurezza
(1.1,
2.1.1,

2.7.1) (1)

Affidabi-
lità

Disponi-
bilità
(1.2,

2.7.2) (1)

Salute
(1.3,

2.5.1) (1)

Tutela del-
l’ambiente
(1.4, .5.2,
2.6.1,

2.6.2) (1)

Compatibi-
lità tecnica

(1.5,
2.5.3) (1)

Rigidezza globale del binario 4.2.15 –
5.3.2

X

Variazione massima della pres-
sione in galleria

4.2.16 X

Effetto dei venti trasversali 4.2.17 X

Caratteristiche elettriche 4.2.18 X X

Rumore e vibrazioni 4.2.19 X X

Marciapiedi 4.2.20 X X X X

Sicurezza antincendio e sicu-
rezza nelle gallerie ferroviarie

4.2.21 X X

Accesso o intrusioni nelle strut-
ture di linea

4.2.22 X

Spazio laterale per i viaggiatori e
il personale di bordo in caso di
evacuazione di un convoglio
fuori dalle stazioni

4.2.23 X X

Binari di stazionamento ed altre
zone con accesso a velocità
ridottissima

4.2.25 X

Impianti fissi per la manuten-
zione dei treni

4.2.26 X X X X X

Sollevamento del ballast 4.2.27 X X X X

Messa in servizio — esecuzione
dei lavori

4.4.1 X

Protezione dei lavoratori dagli
effetti aerodinamici

4.4.3 X

Regole di manutenzione 4.5 X X X

Competenze professionali 4.6 X X X

Condizioni di salute e di sicu-
rezza

4.7 X X X

(1) Sezioni dell’Allegato III della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE.

4. CARATTERIZZAZIONE DEL SETTORE DELL’INFRASTRUTTURA

4.1 Introduzione

Il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, a cui si applica la direttiva 96/48/CE modificata dalla
direttiva 2004/50/CE e di cui fanno parte i sottosistemi «Infrastruttura» e «Manutenzione», è un sistema
integrato di cui occorre accertare la coerenza, allo scopo di garantire l’interoperabilità del sistema per quanto
concerne i requisiti essenziali.

L’articolo 5, paragrafo 4 della direttiva recita: «Le STI non ostano alle decisioni degli Stati Membri relative
all’utilizzazione di infrastrutture nuove o adattate per la circolazione di altri treni.»

Pertanto, all’atto della progettazione di una nuova linea o una linea adattata per l’alta velocità, si dovrebbe
prendere in considerazione la presenza di altri treni che possono essere autorizzati a circolare sulla stessa linea.

Il materiale rotabile conforme alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità» deve poter circolare su binari che
soddisfano i valori limite stabiliti nella presente STI.

Non si intende imporre i valori limite stabiliti nella presente STI come valori usuali per la progettazione;
tuttavia, i valori delle progettazioni devono rientrare nei limiti stabiliti dalla presente STI.
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Le specifiche funzionali e tecniche del sottosistema e delle interfacce, di cui alle sezioni 4.2 e 4.3, non
impongono l’uso di tecnologie o soluzioni tecniche specifiche, tranne quando strettamente necessario per
l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Tuttavia, soluzioni innovative per
l’interoperabilità potrebbero richiedere nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione. Per favorire
l’innovazione tecnologica, le specifiche e i metodi di valutazione devono essere sviluppati secondo le procedure
descritte nella sezione 6.2.3.

4.2 Specifiche funzionali e tecniche del settore

4.2.1 Disposizioni generali

Gli elementi che caratterizzano il settore dell’infrastruttura sono:

— lo scartamento nominale (4.2.2)

— il profilo minimo dell’infrastruttura (4.2.3)

— l'interasse dei binari (4.2.4)

— le rampe e pendenze massime (4.2.5)

— il raggio minimo di curvatura (4.2.6)

— la sopraelevazione (4.2.7)

— l’insufficienza di sopraelevazione (4.2.8)

— la conicità equivalente (4.2.9)

— la qualità geometrica del binario e limiti di difetti isolati (4.2.10)

— l’inclinazione della rotaia (4.2.11),

— il profilo del fungo della rotaia (5.3.1),

— i dispositivi d’armamento (4.2.12).

— la resistenza del binario (4.2.13)

— i carichi di traffico sulle opere d’arte (4.2.14)

— la rigidezza globale del binario (4.2.15),

— la variazione massima di pressione in galleria (4.2.16)

— l’effetto dei venti trasversali (4.2.17)

— le caratteristiche elettriche (4.2.18)

— i rumori e le vibrazioni (4.2.19)

— i marciapiedi (4.2.20)

— la sicurezza antincendio e la sicurezza nelle gallerie ferroviarie (4.2.21)

— l’accesso o le intrusioni nelle strutture di linea (4.2.22),

— lo spazio laterale per i viaggiatori e il personale di bordo in caso di evacuazione di un convoglio fuori
dalle stazioni (4.2.23)

— gli indicatori di distanza (4.2.24)

— la lunghezza dei binari di stazionamento ed altre zone con accesso a velocità ridottissima (4.2.25)

— gli impianti fissi per la manutenzione dei treni (4.2.26)

— il sollevamento del ballast (4.2.27)

— le regole di manutenzione (4.5)
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I requisiti che devono essere soddisfatti dagli elementi caratterizzanti il settore dell’infrastruttura devono
corrispondere almeno alle prestazioni specificate per ciascuna delle pertinenti categorie di linee del sistema
transeuropeo ad alta velocità sotto elencate:

— categoria I: le linee specificamente costruite per l’alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o
superiori a 250 km/h;

— categoria II: le linee specificamente adattate per l’alta velocità, attrezzate per velocità dell’ordine di
200 km/h;

— categoria III: linee specificamente adattate o linee specificamente costruite per l’alta velocità, che hanno
caratteristiche specifiche legate a vincoli topografici, ai rilievi, ai vincoli ambientali o urbanistici, sulle
quali la velocità deve essere adattata caso per caso.

Tutte le categorie di linee devono consentire la circolazione di treni lunghi 400 m e di peso massimo pari a
1 000 t.

I livelli di prestazione sono caratterizzati da una velocità massima consentita sulla sezione di linea sulla quale
possono circolare i treni ad alta velocità conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

Tali prestazioni sono descritte nei paragrafi seguenti, unitamente a particolari condizioni eventualmente
ammesse in ciascun caso per i parametri e le interfacce del caso. I valori dei parametri specificati sono validi
soltanto fino ad una velocità massima di 350 km/h.

L’insieme delle prestazioni e delle specifiche della presente STI fa riferimento a linee dotate di scartamento
europeo standard, definito nel paragrafo 4.2.2 per le linee che soddisfano i requisiti della presente STI.

Specifiche prestazioni per linee che rappresentano casi specifici, comprese le linee costruite con un altro
scartamento, sono descritte al paragrafo 7.3.

Le prestazioni descritte sono riferibili al sottosistema in condizioni d’esercizio normali, oltre che in seguito
all’esecuzione degli interventi di manutenzione. Le eventuali conseguenze dell’esecuzione di lavori di modifica
dell’infrastruttura, o di manutenzione pesante, che possono temporaneamente comportare eccezioni rispetto
alle prestazioni del sottosistema, sono trattate nel paragrafo 4.5.

Le prestazioni dei treni ad alta velocità possono anche essere potenziate mediante l’adozione di sistemi specifici,
come i dispositivi di cassa oscillante. Possono essere stabilite condizioni particolari per la circolazione dei treni
così equipaggiati, purché esse non comportino restrizioni alla circolazione dei treni ad alta velocità privi di
simili dispositivi. L’applicazione di tali condizioni sarà indicata nel «Registro dell’Infrastruttura».

4.2.2 Scartamento nominale

Linee di categoria I, II e III

Lo scartamento nominale è di 1 435 mm.

4.2.3 Profilo minimo dell’infrastruttura

L’infrastruttura deve essere costruita in modo tale da consentire il passaggio in condizioni di sicurezza dei treni
conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

Il profilo minimo dell’infrastruttura è definito da un determinato volume all’interno del quale non deve trovarsi,
né vi possa penetrare, alcun ostacolo. Tale volume è determinato sulla base di un profilo cinematico di
riferimento e tiene conto del profilo della catenaria e delle parti basse.

I relativi profili cinematici sono specificati nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

Nelle more della pubblicazioni di norme armonizzate EN sui profili, il Gestore dell’Infrastruttura precisa le
norme utilizzate per determinare il profilo minimo dell’infrastruttura.
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Linee di categoria I

All’atto della progettazione della linea, l’insieme degli ostacoli (opere d’arte, impianti d’alimentazione e di
segnalamento) devono rispettare:

— il profilo minimo dell’infrastruttura stabilito sulla base del profilo cinematico di riferimento GC e il
profilo minimo delle parti basse dell’infrastruttura, entrambi descritti nella STI «Materiale rotabile per
l’alta velocità».

La STI «Energia per l’alta velocità» stabilisce i requisiti per il profilo limite del pantografo e le distanze
d’isolamento elettrico.

Linee di categoria II e III

Sulle esistenti linee ad alta velocità, sulle linee adattate per l’alta velocità e sulle relative linee di collegamento, il
profilo minimo dell’infrastruttura per nuove strutture è stabilito sulla base del profilo cinematico di riferimento
GC.

In caso di lavori di modifica, il profilo minimo dell’infrastruttura è stabilito sulla base del profilo cinematico di
riferimento GC se uno studio economico dimostra i vantaggi di un tale investimento. In caso contrario, si può
stabilire il profilo dell’infrastruttura in base al profilo cinematico di riferimento GB, sempre che le condizioni
economiche lo permettano, oppure si può mantenere il profilo esistente anche se inferiore. Lo studio
economico realizzato dall’ente appaltante o dal Gestore dell’Infrastruttura dovrà prendere in considerazione i
costi e i benefici legati alle possibilità offerte dal profilo maggiorato, in relazione alle altre linee che soddisfano
la presente STI e sono collegate alla linea interessata.

Il Gestore dell’Infrastruttura preciserà nel Registro dell’Infrastruttura il profilo cinematico di riferimento
adottato per ciascuna sezione di linea.

La STI «Energia per l’alta velocità» stabilisce i requisiti per il profilo limite del pantografo e le distanze
d’isolamento elettrico.

4.2.4 Interasse dei binari

Linee di categoria I, II e III

All’atto della progettazione, l’interasse minimo dei binari principali per le linee specificamente costruite o
adattate per l’alta velocità è riportato nella seguente tabella.

Velocità massima consentita dei treni conformi alla STI
«Materiale rotabile per l’alta velocità». Interasse minimo

V ≤ 230 km/h Se < 4,00 m, determinato in base al profilo
cinematico di riferimento (4.2.3)

230 km/h < V ≤ 250 km/h 4,00 m

250 km/h < V ≤ 300 km/h 4,20 m

V > 300 km/h 4,50 m

Laddove i veicoli si inclinano l’uno verso l’altro a causa della sopraelevazione, deve essere aggiunto un margine
congruo in base alle pertinenti norme previste dalla sezione 4.2.3.

L’interasse dei binari può essere aumentato, ad esempio per la circolazione di treni non conformi alla STI
«Materiale rotabile per l’alta velocità» o per le necessità di comfort o per lavori di manutenzione.

4.2.5 Rampe e pendenze massime

Linee di categoria I

In fase di progettazione sono ammesse pendenze pari a 35 mm/m per i binari principali, sempre che siano
rispettate le seguenti condizioni:

— la media mobile della pendenza del profilo su 10 km dovrà essere inferiore o pari a 25 mm/m,

— la lunghezza massima su rampa o pendenza continua di 35 mm/m non dovrà superare 6 000 m.

Le pendenze dei binari principali lungo i marciapiedi per i viaggiatori non devono superare i 2,5 mm/m.
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Linee di categoria II e III

Su queste linee, le pendenze presentano generalmente valori inferiori a quelli ammessi sulle linee ad alta
velocità di nuova costruzione. I valori precedenti delle pendenze della linea devono essere rispettati anche
quando vengono apportate le modifiche necessarie per permettere la circolazione dei treni conformi alla STI
«Materiale rotabile per l’alta velocità», salvo nei casi in cui specifiche condizioni locali impongano valori
superiori; in questo caso, le pendenze ammissibili devono tenere conto dei limiti connessi alle caratteristiche di
trazione e di frenatura del materiale rotabile, come definito nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

La scelta del valore massimo per rampe e pendenze deve inoltre tenere conto, su tutte le linee interoperabili,
conformemente all’articolo 5, paragrafo 4 della direttiva, delle prestazioni previste per i treni non conformi alla
STI «Materiale rotabile per l’alta velocità» che potrebbero essere autorizzati a circolare sulla linea.

4.2.6 Raggio minimo di curvatura

I raggi minimi di curvatura dei binari percorsi ad alta velocità devono essere scelti in modo tale che, per la
sopraelevazione prescritta per la curva interessata, l’insufficienza di sopraelevazione non ecceda, alla velocità
massima prevista su tale linea, i valori indicati nel paragrafo 4.2.8 della presente STI.

4.2.7 Sopraelevazione

La sopraelevazione è la differenza massima in altezza tra rotaia esterna ed interna, misurata al centro della
superficie del fungo della rotaia (in mm). Il valore dipende dallo scartamento se è misurato in mm; il valore è
indipendente dallo scartamento se misurato in gradi.

Linee di categoria I, II e III

Il valore di progetto della sopraelevazione deve essere limitato a 180 mm.

Sui binari in esercizio è ammessa una tolleranza di manutenzione di ± 20 mm, purché non venga superata la
sopraelevazione massima di 190 mm; questo valore di progetto può essere aumentato fino ad un massimo di
200 mm sui binari riservati esclusivamente al traffico viaggiatori.

Le disposizioni del punto 4.5 (piano di manutenzione) stabiliscono le condizioni operative di manutenzione di
questo elemento per quanto riguarda le tolleranze di esercizio.

4.2.8 Insufficienza di sopraelevazione

Nelle curve, l’insufficienza di sopraelevazione è la differenza, espressa in mm, tra la sopraelevazione applicata al
binario e la sopraelevazione di equilibrio per il veicolo ad una data velocità.

Le seguenti specifiche si applicano alle linee interoperabili con scartamento nominale conforme alla
sezione 4.2.2 della presente STI.

4.2.8.1 Insufficienza di sopraelevazione nei binari di corsa e lungo il binario principale dei dispositivi d’armamento

Categoria di linea

Categoria I (a) Categoria II Categoria III

1 2 3 4

Fasce di velocità (km/h) Valore limite
normale (mm)

Valore limite
massimo (mm)

Valore limite
massimo (mm)

Valore limite massimo
(mm)

V ≤ 160 160 180 160 180

160 < V ≤ 200 140 165 150 165

200 < V ≤ 230 120 165 140 165

230 < V ≤ 250 100 150 130 150

250 < V ≤ 300 100 130 (b) — —

300 < V 80 80 — —

(a) Il Gestore dell’Infrastruttura dichiara nel Registro dell’Infrastruttura le sezioni di linea in cui ritiene vi
siano dei vincoli che impediscono la conformità ai valori riportati nella colonna 1. In tali casi si possono
adottare i valori della colonna 2.

(b) Il valore massimo di 130 mm può essere portato a 150 mm per i binari senza ballast.
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I treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità» dotati di un sistema di compensazione
dell’insufficienza di sopraelevazione possono essere autorizzati dal Gestore dell’Infrastruttura a circolare con
valori d’insufficienza di sopraelevazione superiori.

L’insufficienza di sopraelevazione massima alla quale i treni possono circolare deve tener conto dei criteri di
accettazione per il treno in questione, stabiliti nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità», alla
sezione 4.2.3.4.

4.2.8.2 Cambio brusco dell’insufficienza di sopraelevazione nei binari deviati degli scambi.

Linee di categoria I, II e III

All’atto della progettazione i valori massimi di un cambio brusco dell’insufficienza di sopraelevazione nei binari
deviati devono essere:

120 mm, per gli scambi che permettono di transitare su binario deviato a velocità 30 ≤ V ≤ 70 km/h:

105 mm, per gli scambi che permettono di transitare su binario deviato a velocità 70 ≤ V ≤ 170 km/h:

85 mm, per gli scambi che permettono di transitare su binario deviato a velocità 170 ≤ V ≤ 230 km/h.

Nelle tipologie esistenti di scambi può essere ammessa una tolleranza di 15 mm sui citati valori.

4.2.9 Conicità equivalente

L’interfaccia ruota-rotaia ha un ruolo fondamentale nello spiegare il comportamento dinamico di un veicolo
ferroviario in movimento. Fra tutti i parametri che caratterizzano questo importante elemento, quello
denominato «conicità equivalente» ricopre un ruolo essenziale in quanto permette di valutare la geometria del
contatto fra ruota e rotaia sia sui rettilinei che nelle curve di ampio raggio.

Le seguenti disposizioni si applicano ai binari di corsa di categoria I, II e III. Non è richiesta alcuna valutazione
della conicità equivalente per i dispositivi d’armamento.

4.2.9.1 Definizione

La conicità equivalente è pari alla tangente dell’angolo conico di un assale dotato di ruote a profilo conico il cui
spostamento trasversale presenta la stessa lunghezza d’onda cinematica dell’assale in questione sui rettilinei e
sulle curve ad ampio raggio.

I valori limite della conicità equivalente riportati nelle tabelle seguenti devono essere calcolati per l’ampiezza (y)
dello spostamento trasversale dell’assale:

— y = 3 mm, se (TG-SR) ≥ 7 mm

— y =
TG − SRð Þ − 1

2

� �
, se 5mm ≤ (TG-SR) < 7 mm

— y = 2 mm, se (TG-SR) < 5 mm

dove TG è lo scartamento e SR la distanza tra le facce attive della sala montata.

4.2.9.2 Valori per la progettazione

I valori per la progettazione dello scartamento, del profilo del fungo della rotaia e dell’inclinazione della rotaia
per i binari di corsa devono essere scelti in modo da garantire che non siano superati i limiti della conicità
equivalente riportati nella Tabella 1 quando sia modellato il passaggio delle seguenti sale montate sul binario in
condizioni di progetto (simulato mediante i calcoli specificati nella norma EN 15302:2006).

— S 1002, definito in PrEN 13715 con SR = 1 420 mm

— S 1002, definito in PrEN 13715 con SR = 1 426 mm

— GV 1/40, definito in PrEN 13715 con SR = 1 420 mm

— GV 1/40, definito in PrEN 13715 con SR = 1 426 mm
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Tabella 1

Fasce di velocità (km/h) Valori limite della conicità equivalente

≤ 160 Valutazione non richiesta

>160 e ≤ 200 0,20

>200 e ≤ 230 0,20

>230 e ≤ 250 0,20

>250 e ≤ 280 0,20

>280 e ≤ 300 0,10

> 300 0,10

Il binario con le caratteristiche di progettazione stabilite nella sezione 6.2.5.2 è ritenuto conforme a detto
requisito. Tuttavia, il binario può essere posato con caratteristiche di progettazione differenti. In tal caso, il
Gestore dell’Infrastruttura deve dimostrare la compatibilità della progettazione, in termini di conicità
equivalente.

4.2.9.3 Valori in servizio

4.2.9.3.1 Valori minimi dello scartamento medio

Una volta stabilita la progettazione iniziale del sistema dei binari, un parametro importante per il controllo
della conicità equivalente è lo scartamento. Il Gestore dell’Infrastruttura deve assicurare che lo scartamento
medio su binario rettilineo e in curve con raggio R > 10 000 m sia superiore al limite fissato nella seguente
tabella.

Fasce di velocità (km/h) Valore minimo dello scartamento medio (mm) su 100 m in servizio, su binario
rettilineo e in curve con raggio R > 10 000 m

≤ 160 1 430

>160 e ≤ 200 1 430

>200 e ≤ 230 1 432

>230 e ≤ 250 1 433

>250 e ≤ 280 1 434

>280 e ≤ 300 1 434

> 300 1 434

4.2.9.3.2 Provvedimenti da prendere in caso di instabilità di marcia

Se si registra un’instabilità di marcia su un binario conforme al requisito di cui alla sezione 4.2.9.3.1 per il
materiale rotabile dotato di sale montate conformi ai requisiti per la conicità equivalente stabiliti nella STI
«Materiale rotabile per l’alta velocità», l’Impresa Ferroviaria e il Gestore dell’Infrastruttura devono intraprendere
congiuntamente un’indagine per determinarne la causa.

4.2.10 Qualità geometrica del binario e limiti dei difetti isolati

4.2.10.1 Introduzione

Le caratteristiche della geometria del binario e i limiti dei difetti isolati sono importanti parametri
infrastrutturali, necessari in quanto fanno parte della definizione dell’interfaccia veicolo-binario. La qualità
geometrica del binario è collegata direttamente:

— alla sicurezza contro il deragliamento;

— alla valutazione di un veicolo in base a test di accettazione;

— alla resistenza alla fatica delle sale montate e dei carrelli.

I requisiti della sezione 4.2.10 si applicano alle linee di categoria I, II e III.

L 77/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.3.2008



4.2.10.2 Definizioni

Limite di azione immediata (IAL): corrisponde al valore che, se superato, comporta che il Gestore
dell’Infrastruttura prenda provvedimenti per ridurre il rischio di deragliamento e farlo rientrare entro un livello
accettabile. Ciò può avvenire chiudendo la linea, riducendo la velocità o correggendo la geometria del binario.

Limite di intervento (IL): corrisponde al valore che, se superato, rende necessaria una manutenzione
correttiva affinché il limite di azione immediata non sia raggiunto prima della prossima ispezione;

Limite di allerta (AL): corrisponde al valore che, se superato, rende necessario che la situazione della
geometria del binario sia analizzata e presa in considerazione nelle operazioni di manutenzione effettuate a
scadenza programmata.

4.2.10.3 Limiti di azione immediata, di intervento e di allerta

Il Gestore dell’Infrastruttura stabilisce adeguati limiti di azione immediata, di intervento e di allerta per i
seguenti parametri:

— Allineamento trasversale — deviazione standard (solo per limite di allerta)

— Livellamento longitudinale — deviazione standard (solo per limite di allerta)

— Allineamento trasversale — difetti isolati — da valori medi a valori di picco

— Livellamento longitudinale — difetti isolati — da valori medi a valori di picco

— Sghembo del binario — difetti isolati — da zero a valori di picco, fermi restando i limiti stabiliti nella
sezione 4.2.10.4.1

— Variazioni di scartamento— difetti isolati— da scartamento nominale a valori di picco, fermi restando i
limiti stabiliti nella sezione 4.2.10.4.2

— Scartamento medio su 100 m di lunghezza — da scartamento nominale a valore medio, fermi restando i
limiti stabiliti nella sezione 4.2.9.3.1.

Quando stabilisce tali limiti, il Gestore dell’Infrastruttura deve tener conto dei limiti della qualità del binario
utilizzati come base per l’accettazione del veicolo. I requisiti per l’accettazione del veicolo sono stabiliti nella STI
«Materiale rotabile per l’alta velocità».

Il Gestore dell’Infrastruttura deve inoltre tener conto delle conseguenze dei difetti isolati quando agiscono in
combinazione.

I limiti di azione immediata, di intervento e di allerta adottati dal Gestore dell’Infrastruttura sono registrati nel
piano di manutenzione di cui alla sezione 4.5.1 della presente STI.

4.2.10.4 Limite di azione immediata

I limiti di azione immediata sono definiti per i seguenti parametri:

— sghembo del binario — difetti isolati — da zero a valori di picco

— variazioni di scartamento — difetti isolati — da scartamento nominale a valori di picco.

4.2.10.4.1 Sghembo del binario — difetti isolati — da zero a valori di picco

Lo sghembo del binario è definito come la differenza algebrica tra due livelli trasversali misurati ad una distanza
definita, generalmente espressa come gradiente tra i due punti in cui sono misurati i livelli trasversali.

Per lo scartamento standard i punti di misurazione distano 1 500 mm l’uno dall’altro.

Il limite dello sghembo di binario è funzione della base di misurazione applicata (l) secondo la seguente
formula:

Sghembo limite = (20/l + 3)

— Dove l è la base di misurazione (in m), con 1,3 m ≤ l ≤ 20 m
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— con un valore massimo di:

— 7 mm/m per linee progettate per una velocità ≤ 200 km/h

— 5 mm/m per linee progettate per una velocità > 200 km/h

Il Gestore dell’Infrastruttura stabilisce nel piano di manutenzione su quale base sarà effettuata la misurazione
del binario al fine di verificare il rispetto di tale requisito. La base di misurazione deve includere una base di
misurazione di 3 m.

4.2.10.4.2 Variazioni di scartamento — difetti isolati — da scartamento nominale a valori di picco

Velocità
(km/h)

Dimensioni in millimetri

Da scartamento nominale a valori di picco

Scartamento minimo Scartamento massimo

V ≤ 80 -9 +35

80 < V ≤ 120 -9 +35

120 < V ≤ 160 -8 +35

160 < V ≤ 230 -7 +28

V > 230 -5 +28

La sezione 4.2.9.3.1 riporta requisiti supplementari applicabili allo scartamento medio.

4.2.11 Inclinazione della rotaia

Linee di categoria I, II e III

a) Binario di corsa

La rotaia deve essere inclinata verso il centro del binario.

L’inclinazione della rotaia per un determinato percorso deve essere selezionata entro gli intervalli da 1/20
a 1/40 ed essere dichiarata nel Registro dell’Infrastruttura.

b) Dispositivi d’armamento

L’inclinazione progettata per i dispositivi d’armamento è la stessa del binario di corsa, con le seguenti
eccezioni autorizzate:

— L’inclinazione può essere data dalla forma della parte attiva del profilo del fungo della rotaia.

— Sulle sezioni dei dispositivi d’armamento in cui la velocità di marcia è inferiore o uguale a 200 km/
h, la posa di rotaie senza inclinazione è consentita nei dispositivi d’armamento e in brevi tratti di
binari di corsa associati.
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— Sulle sezioni dei dispositivi d’armamento in cui la velocità di marcia è superiore a 200 km/h e
inferiore o uguale a 250 km/h, la posa di rotaie senza inclinazione è consentita a condizione che sia
limitata a sezioni brevi non superiori a 50 m.

4.2.12 Dispositivi d’armamento

4.2.12.1 Dispositivi di rilevamento e di bloccaggio

Scambi, punte mobili dei cuori di incrocio e di intersezione dei dispositivi di armamento devono essere dotati
di dispositivi di bloccaggio.

Scambi, punte mobili dei cuori di incrocio e di intersezione dei dispositivi di armamento devono essere dotati
di dispositivi di rilevamento della corretta posizione e del bloccaggio degli elementi mobili.

4.2.12.2 Utilizzo di punte mobili

I dispositivi di armamento posti sulle linee ad alta velocità di nuova costruzione, la cui velocità massima è
superiore o uguale a 280 km/h, devono essere a cuore a punta mobile. Sui tratti delle future linee ad alta
velocità e sui relativi raccordi, ove la velocità massima è inferiore a 280 km/h, possono essere utilizzati
dispositivi di armamento con cuore a punta fissa.

4.2.12.3 Caratteristiche geometriche

Nella presente sezione, la STI stabilisce valori limite in condizioni operative per assicurare la compatibilità con
le caratteristiche geometriche delle sale montate ai sensi della STI «Materiale rotabile per l’alta velocità». È
compito del Gestore dell’Infrastruttura concordare valori per la progettazione e assicurare, con un piano di
manutenzione, che i valori in condizioni operative rientrino nei limiti stabiliti dalla STI.

Quanto sopra si applica a tutti i parametri indicati di seguito.

Per le definizioni delle caratteristiche geometriche si rimanda all’Allegato E della presente STI.

Le caratteristiche tecniche di questo tipo di dispositivi di armamento devono essere conformi alle seguenti
prescrizioni:

Linee di categoria I, II e III

Devono essere osservati tutti i seguenti parametri:

1. Valore massimo dello spazio di libero passaggio tra gli aghi: 1 380 mm massimo in condizioni operative.
Tale valore può essere aumentato se il Gestore dell’Infrastruttura può dimostrare che il sistema di
attivazione e di bloccaggio dello scambio può resistere all’impatto delle forze trasversali di una sala
montata. In tal caso si applicano le regole nazionali.

2. Il valore minimo della protezione della punta fissa del cuore d’incrocio, misurato 14 mm al di sotto della
superficie di rotolamento, e sulla linea teorica di riferimento, a distanza idonea dalla punta effettiva (RP)
del deviatoio come indicato nel diagramma seguente: 1 392 mm in condizioni di esercizio

Contrazione della punta del cuore nei deviatoi fissi

3. Valore massimo dello spazio di libero passaggio nella zona del cuore d’incrocio: 1 356 mm massimo in
condizioni di esercizio.

4. Valore massimo dello spazio di libero passaggio all’ingresso controrotaia/zampa di lepre: 1 380 mm
massimo in condizioni di esercizio.

5. Larghezza minima della gola: 38 mm in condizioni di esercizio.

6. Lunghezza massima ammissibile dello spazio non guidato: la lunghezza dello spazio non guidato
equivalente a un deviatoio ad angolo ottuso di 1 su 9 (tgα = 0,11, α = 6o20’) con un livello minimo di
sopraelevazione della controrotaia di 45 mm e associato ad un diametro minimo della ruota di 330 mm
su percorsi in rettilineo;
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7. Profondità minima della gola: minimo 40 mm in condizioni di esercizio.

8. Altezza massima della controrotaia: 70 mm in condizioni di esercizio.

4.2.13 Resistenza del binario

Il binario, compresi i dispositivi d’armamento, e i suoi componenti, nelle normali condizioni di esercizio
nonché nelle condizioni derivanti da lavori di manutenzione, deve essere in grado di resistere almeno ai
seguenti sforzi:

— carichi verticali

— carichi longitudinali

— carichi trasversali

definiti nei seguenti paragrafi.

4.2.13.1 Linee di categoria I

Carichi verticali

I binari, compresi i dispositivi d’armamento, devono essere progettati in modo da resistere almeno ai seguenti
sforzi, definiti nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità»:

— il carico statico massimo per asse

— il carico dinamico massimo per ruota

— lo sforzo massimo quasi-statico sulla ruota.

Carichi longitudinali

I binari, compresi i dispositivi d’armamento, devono essere progettati per sopportare almeno gli sforzi seguenti:

a) forze longitudinali derivanti dagli sforzi di trazione e di frenatura

Tali forze sono definite nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità»

b) forze longitudinali termiche dovute alle variazioni di temperatura nella rotaia

Il binario deve essere progettato in modo da rendere minima la probabilità che il binario si deformi per
instabilità a seguito di sforzi longitudinali termici dovuti a variazioni di temperatura nella rotaia, tenendo
presente:

— le variazioni di temperatura dovute alle condizioni ambientali locali

— le variazioni di temperatura dovute all’applicazione dei sistemi di frenatura che dissipano energia
cinetica con il conseguente riscaldamento della rotaia.

c) forze longitudinali dovute all’interazione tra strutture e binario

La risposta combinata di struttura e binario alle azioni variabili devono essere prese in considerazione
nella progettazione del binario come stabilito nella norma EN 1991-2:2003 clausola 6.5.4.

Su tutte le linee della rete ferroviaria transeuropea ad alta velocità, i Gestori dell’Infrastruttura devono
consentire l’impiego di sistemi di frenatura che dissipano energia cinetica con il conseguente riscaldamento
della rotaia per la frenatura d’emergenza, ma possono proibire tale impiego per la frenatura di servizio.

Quando il Gestore dell’Infrastruttura consente l’impiego di sistemi di frenatura che dissipano energia cinetica
con il conseguente riscaldamento della rotaia per frenature di servizio, devono essere soddisfatti i seguenti
requisiti:

— il Gestore dell’Infrastruttura deve stabilire, per la sezione della linea in questione, qualsiasi limitazione
sulla forza di frenatura longitudinale massima applicata al binario, al di sotto di quella consentita dalla
STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».
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— Qualsiasi limitazione sulla forza di frenatura longitudinale massima applicata al binario deve tener conto
delle condizioni climatiche locali e del numero previsto di ripetute applicazioni del freno (1).

Tali condizioni devono essere pubblicate nel Registro dell’Infrastruttura.

Carichi trasversali

I binari, compresi i dispositivi d’armamento, devono essere progettati per sopportare almeno:

— la massima forza trasversale dinamica totale esercitata da una sala montata sul binario dovuta ad
accelerazioni trasversali non compensate dalla sopraelevazione del binario, che sono definite nella STI
«Materiale rotabile per l’alta velocità»:

(ΣΥ2m)lim = 10 + (P/3) kN

in cui P è il carico statico massimo per asse di ciascuno dei veicoli ammessi sulla linea, espresso in kN
(veicoli di servizio, veicoli ad alta velocità e altri treni). Questo limite si riferisce al rischio di spostamento
laterale per un binario con ballast, sotto l’effetto degli sforzi dinamici trasversali;

— la forza di guida quasi statica Yqst nelle curve e nei dispositivi di armamento definiti nella STI «Materiale
rotabile per l’alta velocità».

4.2.13.2 Linee di categoria II e III

I requisiti stabiliti nelle regole nazionali per la circolazione dei treni diversi dai treni conformi alla STI «Materiale
rotabile per l’alta velocità» sono sufficienti a garantire la resistenza del binario ai carichi di traffico
interoperabile.

4.2.14 Carichi di traffico sulle opere d’arte

Linee di categoria I, II e III

4.2.14.1 Carichi verticali

Le strutture devono essere progettate per sostenere carichi verticali conformemente ai seguenti modelli di
carico, definiti nella norma EN 1991-2:2003.

— Il modello di carico 71, come stabilito nel paragrafo 6.3.2 (2) della norma EN 1991-2:2003.

— Il modello di carico SW/0 per ponti continui, come stabilito nel paragrafo 6.3.3 (3) della norma EN
1991-2:2003.

I modelli di carico vanno moltiplicati per il fattore alfa (α) come stabilito nei paragrafi 6.3.2 (3) e 6.3.3 (5) della
norma EN 1991-2:2003. Il valore di α deve essere uguale o maggiore di 1.

Gli effetti di carico di un modello di carico vanno incrementati applicando un fattore dinamico phi (Φ), come
definito nei paragrafi 6.4.3 (1) e 6.4.5.2 (2) della norma EN 1991-2:2003.

La flessione verticale massima di un impalcato di ponte non deve eccedere i valori stabiliti nell’Allegato A2 della
norma EN 1990:2002.

4.2.14.2 Analisi dinamica

La necessità di analisi dinamica sui ponti va determinata come stabilito nel paragrafo 6.4.4 della norma EN
1991-2:2003.

Quando necessario, l’analisi dinamica deve essere effettuata utilizzando il modello di carico HSLM, come
stabilito ai paragrafi 6.4.6.1.1 (3), (4), (5) e (6) della norma EN 1991-2:2003. L’analisi deve considerare le
velocità stabilite nel paragrafo 6.4.6.2 (1) della norma EN 1991-2:2003.

I valori massimi di picco nella progettazione relativi all’accelerazione su un impalcato di ponte calcolati lungo
la linea di un binario non devono eccedere i valori stabiliti nell’Allegato A2 della norma EN 1990:2002. Il
progetto dei ponti deve tener presenti gli effetti più sfavorevoli dei carichi verticali indicati nella
sezione 4.2.1.4.1 o del modello di carico HSLM, in conformità al paragrafo 6.4.6.5 (3) della norma EN
1991-2:2003.
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(1) Il surriscaldamento della rotaia, per effetto della dissipazione di energia, è di 0,035 oC per kN di forza frenante per fila di rotaie; ciò
corrisponde (per le due file di rotaie) ad un aumento di temperatura di circa 6 oC per treno in caso di frenatura di emergenza.



4.2.14.3 Forze centrifughe

Quando un binario su un ponte è curvo su tutta o parte della lunghezza del ponte, la forza centrifuga deve
essere tenuta in considerazione nella progettazione delle strutture, come definito nel paragrafo 6.5.1 (4) della
norma EN 1991-2:2003.

4.2.14.4 Spinte di serpeggio

La spinta di serpeggio deve essere tenuta presente nella progettazione delle strutture, come definito nei
paragrafi 6.5.2 (2) e (3) della norma EN 1991-2:2003. Essa deve essere applicata al binario sia su rettifilo sia in
curva.

4.2.14.5 Azioni dovute alla trazione e alla frenatura (carichi longitudinali)

Le forze di trazione e di frenatura devono essere tenute presenti nella progettazione delle strutture, come
definito nei paragrafi 6.5.3 (2), (4), (5) e (6) della norma EN 1991-2:2003. La direzione delle forze di trazione e
di frenatura deve tener conto delle direzioni di marcia consentite su ciascun binario.

Nell’applicazione del paragrafo 6.5.3 (6) deve essere presa in considerazione una massa del treno massima di
1 000 t.

4.2.14.6 Forze longitudinali dovute all’interazione tra strutture e binario

La risposta combinata di struttura e binario alle azioni variabili deve essere presa in considerazione nella
progettazione delle strutture come stabilito nella norma EN 1991-2:2003 clausola 6.5.4.

4.2.14.7 Azioni aerodinamiche dei treni circolanti sulle strutture laterali lungo la linea.

Le azioni aerodinamiche dei treni circolanti devono essere prese in considerazione come definito nel
paragrafo 6.6 della norma EN 1991-2:2003.

4.2.14.8 Applicazione dei requisiti della norma EN1991-2:2003

I requisiti della norma EN 1991-2:2003 specificati nella presente STI vanno applicati in conformità all’Allegato
nazionale, ove esistente.

4.2.15 Rigidezza globale del binario

Linee di categoria I, II e III

I requisiti per la rigidezza del binario come sistema completo rimangono un punto in sospeso.

I requisiti per la rigidezza massima degli attacchi di rotaia sono stabiliti nella sezione 5.3.2.

4.2.16 Variazione massima della pressione in galleria

4.2.16.1 Requisiti generali

La variazione massima della pressione nelle gallerie e strutture sotterranee lungo qualsiasi treno conforme alla
STI «Materiale rotabile per l’alta velocità» progettato per circolare in una data galleria non deve superare 10 kPa
durante il periodo di tempo in cui il treno circola all’interno della galleria, alla velocità massima consentita.

Linee di categoria I

L’area della sezione libera delle gallerie di nuova costruzione deve essere determinata in modo che sia rispettato
il valore massimo di variazione di pressione indicato, tenendo conto di tutti i tipi di treni autorizzati a circolare
nell’opera e delle rispettive velocità massime autorizzate per la circolazione nella galleria.

Linee di categoria II e III

Su queste linee, vanno rispettati i valori di variazione massima della pressione sopra indicati.

Se la galleria non viene modificata per rispettare il limite di pressione, la velocità deve essere ridotta fino a
raggiungere il limite di pressione.

4.2.16.2 Effetto pistone nelle stazioni sotterranee

Le variazioni di pressione che possono trasmettersi tra gli spazi in cui circolano i treni e gli altri spazi della
stazione, possono provocare violente correnti d’aria, difficilmente sopportabili dai viaggiatori.
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Poiché ogni stazione sotterranea costituisce un caso a sé, non esiste alcuna regola generale per valutare l’entità
di questo fenomeno, che deve di conseguenza essere oggetto di uno studio mirato, salvo nel caso in cui i volumi
della stazione possono essere isolati dai volumi sottoposti alle variazioni di pressione con aperture dirette
sull’aria libera esterna, aventi un’area della sezione almeno pari alla metà di quella della galleria di accesso.

4.2.17 Effetti dei venti trasversali

I veicoli interoperabili sono progettati in modo da garantire un certo livello di stabilità in condizioni di vento
trasversale, che è definita nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità» con un insieme di riferimento di curve
di vento caratteristiche.

Una linea è interoperabile per quanto riguarda i venti trasversali se la sicurezza in condizioni di vento
trasversale è garantita per un treno interoperabile che circola su tale linea nelle condizioni di esercizio più
critiche.

L’obiettivo della sicurezza contro i venti trasversali da conseguire e le norme di verifica della conformità devono
essere conformi agli standard nazionali. Le norme di verifica della conformità devono tener conto delle curve di
vento caratteristiche definite nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

Se non si può comprovare la conformità all’obiettivo di sicurezza senza prevedere misure di protezione, a causa
della situazione geografica o di altre specifiche caratteristiche della linea, il Gestore dell’Infrastruttura deve
adottare i provvedimenti necessari per mantenere il livello di sicurezza contro i venti trasversali, ad esempio:

— riducendo la velocità del traffico in loco, eventualmente nei soli periodi a rischio,

— montando dispositivi volti a proteggere il binario in questione dagli effetti del vento trasversale,

o con ogni altro mezzo idoneo. Si dovrà poi dimostrare che i provvedimenti adottati consentono di essere
conformi all’obiettivo della sicurezza.

4.2.18 Caratteristiche elettriche

I requisiti in materia di protezione dalle scosse elettriche sono stabiliti nella STI «Energia» per l’alta velocità.

Il binario deve fornire l’isolamento necessario per le correnti di segnalamento utilizzate dai sistemi di
localizzazione del treno. La resistenza elettrica minima necessaria è di 3 Ωkm. Il Gestore dell’Infrastruttura può
richiedere valori superiori di resistenza quando ciò sia reso necessario da determinati sistemi di controllo-
comando e segnalamento. Quando l’isolamento è fornito dal sistema di attacchi di rotaia, tale requisito si
intende soddisfatto se è assicurata la conformità con la sezione 5.3.2 della presente STI.

4.2.19 Rumori e vibrazioni

L’impatto ambientale dei progetti, in occasione della progettazione di una linea specificamente costruita per
l’alta velocità o in occasione di progetti di adattamento di linee per l’alta velocità, deve prendere in
considerazione le caratteristiche di emissione sonora dei treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta
velocità» quando circolano alla velocità massima consentita localmente.

Lo studio deve tener anche conto degli altri treni che circolano sulla linea, dell’effettiva qualità del binario (2) e
dei vincoli topologici e geografici.

I livelli di vibrazione previsti lungo le nuove infrastrutture o quelle adattate, al passaggio dei treni conformi alla
STI «Materiale rotabile per l’alta velocità», non devono superare i livelli definiti dalle regole nazionali in vigore.

4.2.20 Marciapiedi

I requisiti stabiliti nella sezione 4.2.20 trovano applicazione soltanto per i marciapiedi lungo i quali i treni
conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità» devono fermarsi durante le normali condizioni di
servizio commerciale.

4.2.20.1 Accesso al marciapiede

Linee di categoria I

I marciapiedi di stazione non devono essere adiacenti ai binari sui quali i treni possono circolare ad una velocità
≥ 250 km/h.
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(2) Si deve sottolineare che l'effettiva qualità del binario non è la qualità di riferimento del binario definita ai fini della valutazione del
materiale rotabile con riferimento ai limiti definiti per le emissioni sonore in transito.



Linee di categoria II e III

L’accesso dei viaggiatori ai marciapiedi adiacenti ai binari sui quali i treni possono circolare ad una velocità
≥ 250 km/h è consentito soltanto quando il treno deve farvi sosta.

In caso di marciapiedi a isola, la velocità del treno sul lato in cui procede senza fermarsi deve essere limitata a
meno di 250 km/h quando il marciapiede è occupato da viaggiatori.

4.2.20.2 Lunghezza utile dei marciapiedi

Linee di categoria I, II e III

La lunghezza utile del marciapiede è la lunghezza continua massima di quella parte del marciapiede davanti al
quale il treno rimane fermo in condizioni operative normali.

La lunghezza utile dei marciapiedi accessibili ai viaggiatori deve essere di almeno 400 m, ove non diversamente
specificato nella sezione 7.3 della presente STI.

4.2.20.3 Ampiezza utile dei marciapiedi

L’accessibilità del marciapiede dipende dagli spazi liberi tra gli ostacoli e il bordo del marciapiede. L’ampiezza
del marciapiede deve tener conto:

— dello spazio sufficiente affinché i viaggiatori possano rimanere in attesa del treno sul marciapiede senza
rischio di sovraffollamento;

— dello spazio sufficiente affinché i viaggiatori possano scendere dal convoglio senza incontrare ostacoli;

— dello spazio sufficiente per dare assistenza per la salita a bordo di persone con ridotta mobilità;

— della distanza dal bordo del marciapiede che i viaggiatori devono osservare per essere al riparo dagli
effetti aerodinamici dei treni in transito (la «zona di rischio»).

Nelle more di un accordo sui parametri applicabili all’accesso delle persone con ridotta mobilità e gli effetti
aerodinamici, l’ampiezza utile del marciapiede rimane un punto in sospeso e pertanto trovano applicazione le
norme nazionali.

4.2.20.4 Altezza dei marciapiedi

Linee di categoria I, II e III

L’altezza nominale dei marciapiedi al di sopra della superficie di rotolamento deve essere di 550 mm o di
760 mm, ove non diversamente previsto nella sezione 7.3.

Le tolleranze sui valori nominali della posizione relativa fra binario e marciapiede, perpendicolarmente alla
superficie di rotolamento, sono − 30 mm/+ 0 mm.

4.2.20.5 Distanza dal centro del binario

Rispetto ai bordi del marciapiede che si trova ad altezza nominale, la distanza nominale L dal centro del binario
parallelamente alla superficie di rotolamento si trova applicando la seguente formula:

L ðmmÞ = 1650þ
3750
R

þ g − 1435
2

dove R è il raggio del binario, espresso in metri, e g lo scartamento del binario, espresso in millimetri.

Questa distanza deve essere rispettata da un’altezza superiore a 400 mm al di sopra della superficie di
rotolamento.

Le tolleranze per il posizionamento dei bordi dei marciapiedi o del loro mantenimento devono essere adottate
di modo che la distanza L non sia ridotta in alcuna circostanza e non sia aumentata di oltre 50 mm.

4.2.20.6 Tracciato di posa dei binari lungo i marciapiedi

Linee di categoria I

Di preferenza, il binario adiacente ai marciapiedi deve essere diritto; in nessun caso comunque deve presentare
un raggio inferiore a 500 m.
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Linee di categoria II e III

Se i valori stabiliti nel punto 4.2.20.4 non sono realizzabili a causa del tracciato del binario (vale a dire
R < 500 m), le altezze e le distanze dei bordi dei marciapiedi sono progettate con valori compatibili con il
tracciato e con le regole applicabili al profilo descritto nella sezione 4.2.3.

4.2.20.7 Prevenzione dei rischi di elettrocuzione sui marciapiedi

Linee di categoria I, II e III

La prevenzione dei rischi di elettrocuzione sui marciapiedi è assicurata dalle disposizioni della STI «Energia per
l’alta velocità» relative alla protezione dei sistemi delle linee di contatto.

4.2.20.8 Caratteristiche relative all’accesso delle persone con ridotta capacità motoria

Linee di categoria I, II e III

I requisiti per le persone con ridotta capacità motoria sono stabiliti nella STI «Persone con ridotta capacità
motoria».

4.2.21 Sicurezza antincendio e sicurezza nelle gallerie ferroviarie

I requisiti generali per la sicurezza antincendio sono stabiliti in altre direttive, ad esempio la direttiva 89/106/
CEE del 21 dicembre 1988.

I requisiti per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie sono fissati nella STI «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie».

4.2.22 Accesso o intrusioni nelle strutture di linea

Per limitare i rischi di collisione tra veicoli stradali e treni, le linee ad alta velocità di categoria I non devono
prevedere passaggi a livello adibiti al traffico stradale. Sulle linee di categoria II e III trovano applicazione le
norme nazionali.

Altre misure volte a evitare l’accesso e le intrusioni di persone o veicoli nell’area delle infrastrutture ferroviarie
sono oggetto di norme nazionali.

4.2.23 Spazio laterale per i viaggiatori e il personale di bordo in caso di evacuazione di un convoglio fuori dalle
stazioni

4.2.23.1 Spazio laterale lungo i binari

Sulle linee di categoria I deve essere previsto lungo tutti i binari percorribili dai treni ad alta velocità uno spazio
laterale sufficiente per consentire l’uscita dei viaggiatori dal convoglio dal lato opposto a quello dei binari
adiacenti, se questi continuano ad essere utilizzati durante l’evacuazione del convoglio. Sulle opere d’arte
destinate a sostenere i binari, va previsto dal lato opposto al binario un parapetto di protezione che consenta ai
viaggiatori di spostarsi in tutta sicurezza.

Sulle linee di categoria II e III, un siffatto spazio laterale va previsto ovunque esso sia ragionevolmente
realizzabile. Qualora non possa essere ricavato spazio sufficiente, l’impresa ferroviaria deve essere informata di
questa situazione particolare che deve essere altresì menzionata nel Registro dell’Infrastruttura della linea
interessata.

4.2.23.2 Vie di fuga nelle gallerie

I requisiti relativi alle vie di fuga nelle gallerie sono fissati nella STI «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie».

4.2.24 Indicatori di distanza

Lungo il binario devono essere posti indicatori di distanza a intervalli regolari. La collocazione degli indicatori
di distanza deve essere in accordo con le norme nazionali.

4.2.25 Binari di stazionamento ed altre zone con accesso a velocità ridottissima

4.2.25.1 Lunghezza

I binari di stazionamento destinati ad essere utilizzati da treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta
velocità» devono avere una lunghezza utile sufficiente ad accogliere detti treni.
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4.2.25.2 Pendenza

Le pendenze dei binari previsti per lo stazionamento dei treni non devono superare i 2,5 mm/m.

4.2.25.3 Raggio delle curve

Sui binari dove i treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità» circolano soltanto a bassa velocità
(binari di stazione e binari di precedenza, binari di deposito e di rimessa), il raggio minimo di progettazione dei
binari, nei tratti in piano, non deve essere minore di 150 m. I binari posati in tracciato piano, che
comprendono curve e controcurve senza rettifili tra le stesse sono progettati con un raggio maggiore di 190 m.

Se il raggio di una delle curve è inferiore o uguale a 190 m, deve essere previsto tra le curve un rettifilo di
almeno 7 m di lunghezza.

Il profilo longitudinale dei binari di servizio non deve presentare un raggio inferiore a 600 m sui dossi e a
900 m negli avvallamenti.

Le modalità per mantenere i valori nelle condizioni operative sono stabilite nel piano di manutenzione.

4.2.26 Impianti fissi per la manutenzione dei treni

4.2.26.1 Scarico dei W.C.

Nel caso in cui si usi un carrello mobile per raccogliere gli scarichi dei vagoni, si deve prevedere una distanza
d’interasse di almeno 6 m, con i vicini binari, nonché un passaggio di servizio per il carrello.

L’impianto fisso di scarico dei W.C. deve essere compatibile con le caratteristiche del sistema di svuotamento a
tenuta stagna specificato nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

4.2.26.2 Impianti per la pulizia esterna dei convogli

Se utilizzate, le attrezzature di pulizia meccanizzate devono essere in grado di lavare le fiancate esterne dei
convogli a uno o due piani, di altezza compresa tra:

— 1 000 e 3 500 mm per i convogli a un piano

— 500 e 4 300 mm per i convogli a due piani.

I convogli devono poter attraversare l’impianto di lavaggio a velocità comprese tra 2 e 6 km/h.

4.2.26.3 Impianto di rifornimento acqua

Gli impianti fissi di rifornimento di acqua sulla rete interoperabile devono essere provvisti di acqua potabile, in
conformità alla direttiva 98/83/CE.

Le modalità di funzionamento dell’impianto devono garantire che l’acqua erogata dall’ultimo elemento della
parte fissa di tali impianti sia conforme alla qualità specificata nella citata direttiva.

4.2.26.4 Impianto di rifornimento di sabbia

L’impianto fisso di rifornimento di sabbia deve essere compatibile con le caratteristiche della sabbiatrice
specificata nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

L’impianto deve fornire sabbia come specificato nella STI «Controllo-comando e segnalamento per l’alta
velocità».

4.2.26.5 Rifornimento di combustibile

L’impianto di rifornimento di combustibile deve essere compatibile con le caratteristiche del sistema di
combustibile specificato nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

L’impianto deve fornire combustibile specificato nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

4.2.27 Sollevamento del ballast

Punto da definire
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4.3 Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce
Per quanto riguarda la compatibilità tecnica, le interfacce tra il sottosistema infrastruttura e gli altri sottosistemi
sono le seguenti:

4.3.1 Interfacce con il sottosistema Materiale rotabile

Interfaccia Riferimento nella STI Infrastruttura
per l’alta velocità

Riferimento nella STI Materiale rotabile
per l’alta velocità

Profilo limite degli ostacoli
Profilo limite dell’infrastruttura

4.2.3 Profilo minimo della infra-
struttura

4.2.3.1 Profilo Cinematico
4.2.3.3. Parametri del materiale

rotabile che incidono sui
sistemi di monitoraggio
del treno a terra

Pendenze 4.2.5 Rampe e pendenze mas-
sime

4.2.3.6 Pendenze massime
4.2.4.7 Prestazioni di frenatura su

pendenze ripide

Raggio minimo 4.2.6 Raggi minimi di curvatura
4.2.8 Insufficienza di sopraele-

vazione

4.2.3.7 Raggio di curvatura
minimo

Conicità equivalente 4.2.9 Conicità equivalente
4.2.11 Inclinazione della rotaia
5.3.1.1 Profilo del fungo della

rotaia

4.2.3.4 Comportamento dinamico
del materiale rotabile;

4.2.3.4.7 Valori di progettazione
per i profili delle ruote

Resistenza del binario 4.2.13 Resistenza del binario 4.2.3.2 Carico statico per asse
4.2.4.5 Freno a correnti parassite

Geometria del binario, le cui
caratteristiche definiscono le con-
dizioni di funzionamento delle
sospensioni dei veicoli

4.2.10 Qualità geometrica del
binario e limiti di difetti
isolati

4.2.3.4 Comportamento dinamico
del materiale rotabile;

4.2.3.4.7 Valori di progettazione
per i profili delle ruote

Compatibilità geometrica delle sale
montate con i dispositivi d’arma-
mento

4.2.12.3 Dispositivi d’arma-
mento

4.2.3.4 Comportamento dinamico
del materiale rotabile;

4.2.3.4.7 Valori di progettazione
per i profili delle ruote

Effetti aerodinamici reciproci tra gli
ostacoli fissi e i veicoli e tra i
veicoli stessi in caso di incrocio,

4.2.4 Interasse dei binari
4.2.14.7 Azioni aerodinamiche

dei treni circolanti nelle
strutture laterali lungo
la linea.

4.2.6.2 Sollecitazioni aerodinami-
che del treno all’aperto

Variazione massima della pres-
sione in galleria

4.2.16 Variazione massima della
pressione in galleria

4.2.6.4 Variazione massima della
pressione in galleria

Venti trasversali 4.2.17 Effetto dei venti trasver-
sali

4.2.6.3 Venti trasversali

Accessibilità 4.2.20.4 Lunghezza del marcia-
piede;

4.2.20.5 Distanza dal centro del
binario

4.2.20.2 Lunghezza utile dei
marciapiedi

4.2.2.4.1 Accesso (punto in
sospeso)

4.2.2.6 Cabina di guida
4.2.3.5 Lunghezza massima dei

treni

Marciapiedi 4.2.20.8 Caratteristiche relative
all’accesso delle persone
con ridotta capacità
motoria

4.2.20.4 Altezza dei marciapiedi
4.2.20.5 Distanza dal centro del

binario

4.2.7.8 Trasporto di persone con
ridotta capacità motoria

Sicurezza antincendio e sicurezza
nelle gallerie ferroviarie

4.2.21 Sicurezza antincendio e
sicurezza nelle gallerie
ferroviarie

4.2.7.2 Sicurezza antincendio
4.2.7.12 Specifica particolare per

le gallerie

Binari di stazionamento ed altre
zone con accesso a velocità ridot-
tissima (raggio minimo)

4.2.25 Binari di stazionamento
ed altre zone con accesso
a velocità ridottissima

4.2.3.7 Raggio di curvatura
minimo

Impianti fissi per la manutenzione
dei treni

4.2.26 4.2.9 Manutenzione

19.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 77/35



Interfaccia Riferimento nella STI Infrastruttura
per l’alta velocità

Riferimento nella STI Materiale rotabile
per l’alta velocità

Sollevamento del ballast 4.2.27 Sollevamento del ballast 4.2.3.11 Sollevamento del ballast

Protezione dei lavoratori dagli
effetti aerodinamici

4.4.3 Protezione dei lavoratori
dagli effetti aerodinamici

4.2.6.2.1 Sollecitazioni aerodina-
miche sugli operai della
ferrovia che lavorano
lungo la linea

Abbigliamento riflettente per ope-
rai

4.7 Requisiti di igiene e sicu-
rezza sul lavoro

4.2.7.4.1.1 Luci di testa

4.3.2 Interfacce con il sottosistema Energia

Interfaccia Riferimento nella STI
Infrastruttura per l’alta velocità

Riferimento nella STI Energia per
l’alta velocità

Caratteristiche elettriche 4.2.18 Caratteristiche elet-
triche

4.7.3 Misure di protezione
dei circuiti di ritorno di
corrente

4.3.3 Interfacce con il sottosistema Controllo-comando e segnalamento

Interfaccia Riferimento nella STI
Infrastruttura per l’alta velocità

Riferimento nella STI Controllo-
comando e segnalamento per

l’alta velocità

Profilo limite degli ostacoli per dispositivi
CCS

4.2.3 Profilo minimo della
infrastruttura

4.2.5 Interfacce di spazio
d’aria dei sistemi ETCS
e EIRENE

4.2.16 Visibilità degli oggetti
del sistema controllo-
comando di terra

Trasmissione della corrente di segnalamento
mediante il binario

4.2.18 Caratteristiche elet-
triche

4.2.11 Compatibilità con i
sistemi di terra di
localizzazione dei
treni

Allegato 1 appendice 1
impedenza tra ruote

Impianto di rifornimento di sabbia 4.2.26.4 Impianto di rifor-
nimento di sabbia

Allegato A, Appendice 1,
sezione 4.1 4: qualità della
sabbia

Utilizzo di freni a correnti parassite 4.2.13 Resistenza del bina-
rio

Allegato A, Appendice 1,
sezione 5.2: Utilizzo di freni
elettrici/magnetici

4.3.4 Interfacce con il sottosistema Esercizio

Interfaccia Riferimento nella STI
Infrastruttura per l’alta velocità

Riferimento nella STI Esercizio
per l’alta velocità

Spazio laterale per i viaggiatori e il personale
di bordo in caso di evacuazione di un
convoglio fuori dalle stazioni

4.2.23 4.2.1.3 Documentazione per
il personale dell’im-
presa ferroviaria ad
eccezione dei mac-
chinisti

Esecuzione di lavori 4.4.1 4.2.3.6 Funzionamento in
condizioni degradate

Avvisi alle imprese ferroviarie 4.4.2 4.2.1.2.2.2 Documentazione
per macchinisti
4.2.3.6 Funzionamento in
condizioni degradate
4.2.3.4.1 Gestione del traffico

Resistenza del binario Linee di categoria I
(sistema di frenatura che dissipa energia
cinetica provocando il riscaldamento delle
rotaie)

4.2.13.1 4.2.2.6.2 Prestazione dei
freni

Competenze professionali 4.6 4.6.1
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4.3.5 Interfacce con la STI «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie»

Interfaccia Riferimento nella STI
Infrastruttura per l’alta velocità

Riferimento nella STI Sicurezza
nelle gallerie ferroviarie

Ispezione delle condizioni delle gallerie 4.5.1. Piano di manuten-
zione

4.5.1. Piano di manutenzione

Vie di fuga 4.2.23.2. Marciapiedi di
emergenza nelle
gallerie

4.2.2.7. Vie di fuga

4.4 Norme operative

4.4.1 Esecuzione dei lavori

In talune situazioni concernenti lavori pre-programmati, può essere necessario sospendere temporaneamente le
specifiche del settore dell’infrastruttura e i suoi componenti di interoperabilità definiti nei capitoli 4 e 5 della
STI.

In tal caso, il Gestore dell’Infrastruttura stabilisce le adeguate condizioni eccezionali (ad esempio, limiti di
velocità, carico assiale; profilo dell‘infrastruttura) necessarie per garantire la sicurezza.

Si applicano le seguenti disposizioni di ordine generale:

— le condizioni operative eccezionali che non sono conformi alle STI devono essere temporanee e
programmate in anticipo;

— le imprese ferroviarie che operano sulla linea devono ricevere comunicazione di dette eccezioni
temporanee, della loro ubicazione geografica, natura e modalità di segnalazione.

Le specifiche prescrizioni di esercizio sono stabilite nella STI «Esercizio» per l’alta velocità.

4.4.2 Avvisi alle imprese ferroviarie

Il Gestore dell’Infrastruttura informa le imprese ferroviarie delle temporanee restrizioni delle prestazioni che
interessano l’infrastruttura e che possono derivare da eventi imprevisti.

4.4.3 Protezione dei lavoratori dagli effetti aerodinamici

Il Gestore dell’Infrastruttura stabilisce le misure di protezione dei lavoratori dagli effetti aerodinamici.

Per quanto attiene ai treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità», il Gestore dell’Infrastruttura
deve tener conto della velocità effettiva dei treni e dei valori massimi degli effetti aerodinamici stabiliti (per una
velocità pari a 300 km/h) nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità», sezione 4.2.6.2.1.

4.5 Norme di manutenzione

4.5.1 Piano di manutenzione

Il Gestore dell’Infrastruttura dispone, per ciascuna linea ad alta velocità, un piano di manutenzione contenente
almeno:

— una serie di valori limite;

— una dichiarazione relativa ai metodi, alle competenze professionali del personale e ai dispositivi di
sicurezza per la protezione personale applicabili;

— le norme applicabili alla protezione delle persone che lavorano sui o in prossimità dei binari;

— le modalità di controllo del rispetto dei valori in condizioni di esercizio;

— le misure adottate (riduzione di velocità, tempi di riparazione) in caso di superamento dei valori previsti;
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in relazione ai seguenti elementi:

— sopraelevazione del binario, di cui alla sezione 4.2.7;

— qualità geometrica del binario, di cui alla sezione 4.2.10;

— dispositivi d’armamento, di cui alla sezione 4.2.12;

— bordo del marciapiede, di cui alla sezione 4.2.20

— ispezione delle condizioni vigenti nelle gallerie conformi alla STI «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie»;

— raggio di curvatura dei binari di stazionamento, di cui alla sezione 4.2.25.3.

4.5.2 Requisiti di manutenzione

Le procedure tecniche applicate e i prodotti utilizzati durante le operazioni di manutenzione non devono
rappresentare un pericolo per la salute delle persone e non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi
per l’ambiente circostante.

Tali requisiti sono considerati soddisfatti quando sia dimostrata la conformità delle procedure e dei prodotti con
la regolamentazione nazionale.

4.6 Competenze professionali

Le competenze professionali richieste al personale addetto alla manutenzione del sottosistema infrastruttura
sono specificate nel piano di manutenzione (si veda la sezione 4.5.1).

Le competenze professionali richieste per la gestione del sottosistema infrastruttura per l’alta velocità sono
definite nella STI «Esercizio e gestione del traffico per l’alta velocità».

4.7 Condizioni di salute e di sicurezza

Le condizioni relative alla salute e alla sicurezza prevedono il rispetto dei requisiti di cui alla sezione 4.2, ed in
particolar modo dei punti 4.2.16 (Variazione massima di pressione in galleria), 4.2.18 (Caratteristiche
elettriche), 4.2.20 (Marciapiedi), 4.2.26 (Impianti fissi per la manutenzione dei treni) e 4.4 (Norme operative).

Oltre ai requisiti precisati nel piano di manutenzione (si veda la sezione 4.5.1), devono essere prese tutte le
precauzioni per garantire la salute e un elevato livello di sicurezza del personale addetto alla manutenzione, in
particolare nelle zone dei binari, conformemente alle regolamentazioni europea e nazionale.

Quando lavora sui o in prossimità dei binari, il personale addetto alla manutenzione del sottosistema
infrastruttura per l’alta velocità deve indossare abbigliamento riflettente, contrassegnato dal marchio CE.

4.8 Registro dell’Infrastruttura

Ai sensi dell’articolo 22, lettera a) della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, il registro
dell’Infrastruttura deve indicare, per ciascun sottosistema o parte del sottosistema interessato, le caratteristiche
principali e la loro concordanza con le caratteristiche prescritte dalla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

L’Allegato D della presente STI elenca le informazioni relative al settore infrastruttura che devono essere inserite
nel Registro dell’Infrastruttura. Le informazioni da inserire nel Registro dell’Infrastruttura. richieste per altri
sottosistemi sono stabilite nelle rispettive STI.

5. COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

5.1 Definizione

Ai sensi dell’articolo 2, lettera d) della direttiva 96/48//CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE:

i componenti di interoperabilità sono «qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme
o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende
direttamente o indirettamente l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità».
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5.1.1 Soluzioni innovative

Come annunciato alla sezione 4.1 della presente STI, le soluzioni innovative possono richiedere nuove
specifiche e/o nuovi metodi di valutazione. Le specifiche e i metodi di valutazione sono sviluppati secondo la
procedura di cui alla sezione 6.1.4.

5.1.2 Nuove soluzioni per sottoinsiemi di binario

I requisiti delle sezioni 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 si basano sul progetto tradizionale di binari con ballast e rotaia
Vignole (a base piana) su traversine di cemento e attacchi che offrono resistenza allo scorrimento longitudinale
appoggiandosi al piede della rotaia. Tuttavia, è possibile soddisfare i requisiti del capitolo 4 utilizzando progetti
alternativi per i binari. I componenti di interoperabilità incorporati nei citati progetti alternativi per i binari
sono definiti «nuovi componenti di interoperabilità» e il capitolo 6 stabilisce il procedimento di valutazione
degli stessi.

5.2 Elenco dei componenti

Ai fini della presente STI, solo i seguenti elementi d’interoperabilità, componenti elementari o sottoinsiemi di
binario sono definiti «componenti d’interoperabilità».

— la rotaia (punto 5.3.1)

— gli attacchi di rotaia (punto 5.3.2)

— le traverse e traversoni (punto 5.3.3)

— i dispositivi d’armamento (punto 5.3.4)

— i raccordi per riempimento acqua (punto 5.3.5).

I paragrafi seguenti descrivono, per ciascuno di questi componenti, le specifiche applicabili.

5.3 Prestazioni e specifiche dei componenti

5.3.1 La rotaia

Linee di categoria I, II e III

Le specifiche intrinseche del componente d’interoperabilità «rotaia» sono le seguenti:

— profilo del fungo della rotaia

— la massa lineare di progettazione

— il tipo di acciaio impiegato.

5.3.1.1 Profilo del fungo della rotaia

a) Binario di corsa

Il profilo del fungo della rotaia è scelto all’interno dell’intervallo stabilito nella norma EN 13674-1:2003
Allegato A oppure è il profilo 60 E2 definito nell’Allegato F della presente STI.

La sezione 4.2.9.2 della presente STI stabilisce i requisiti del profilo del fungo della rotaia necessari per
rispettare la conicità equivalente.

b) Dispositivi d’armamento

Il profilo del fungo della rotaia è scelto all’interno dell’intervallo stabilito nella norma EN 13674-2:2003
Allegato A oppure è il profilo 60 E2 definito nell’Allegato F della presente STI.

c) Nuovi profili del fungo della rotaia per binari di corsa
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Il progetto di un «nuovo» profilo di fungo della rotaia (ai sensi della sezione 6.1.2) per binari di corsa
comprende:

— una inclinazione laterale compresa fra 1/20 e 1/17,2 rispetto all’asse verticale del fungo. La
distanza verticale tra l’estremo superiore di detta inclinazione laterale e la parte superiore della
rotaia deve essere inferiore a 15 mm;

— cui si succedono, sulla parte superiore, una serie di curve aventi un raggio che varia da almeno
12,7 mm fino ad almeno 250 mm sull’asse verticale del fungo della rotaia.

La distanza orizzontale tra lo spigolo superiore della rotaia e il punto di tangenza deve essere compresa
tra 33,5 e 36 mm.

5.3.1.2 Massa lineare di progettazione

La massa lineare di progettazione della rotaia deve essere superiore a 53 kg/m.

5.3.1.3 Tipi di acciaio

a) Binario di corsa

Il tipo di acciaio impiegato per la rotaia deve essere conforme alla norma EN13674-1:2003 Capitolo 5.

b) Dispositivi d’armamento

Il tipo di acciaio impiegato per la rotaia deve essere conforme alla norma EN13674-2:2003 Capitolo 5.

5.3.2 Sistemi di attacchi di rotaia

Le specifiche applicabili agli attacchi di rotaia nei binari di corsa e nei dispositivi d’armamento sono i seguenti:

a) la resistenza minima allo scorrimento longitudinale della rotaia nel sistema di attacchi deve essere
conforme alla norma EN 13481-2:2002;

b) la resistenza ai carichi ripetuti deve corrispondere almeno a quella prevista dalla norma EN 13481-
2:2002 per i binari delle linee principali;

c) la rigidezza dinamica delle solette non deve superare 600 MN/m, per gli attacchi legati a traverse in
calcestruzzo;

d) la resistenza elettrica minima necessaria è di 5 kΩ, misurata come da norma EN 13146-5. Il Gestore
dell’Infrastruttura può richiedere valori superiori di resistenza quando ciò sia reso necessario da
determinati sistemi di Controllo-comando e segnalamento.
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5.3.3 Traverse e traversoni

Le specifiche applicabili ai componenti di interoperabilità «traverse in calcestruzzo» utilizzate nel binario con
ballast descritto nella sezione 6.2.5.1 sono le seguenti:

a) la massa delle traverse in calcestruzzo nei binari di corsa deve essere di almeno 220 kg,

b) la lunghezza minima delle traverse in calcestruzzo nei binari di corsa deve essere di almeno 2,25 m.

5.3.4 Dispositivi d’armamento

I dispositivi d’armamento contengono i componenti di interoperabilità sopra indicati.

Tuttavia, le loro caratteristiche di progettazione devono essere valutate per verificare il rispetto dei requisiti
stabiliti nei paragrafi seguenti della presente STI.

a) 4.2.12.1 Dispositivi di rilevamento e di bloccaggio

b) 4.2.12.2 Utilizzo di punte mobili

c) 4.2.12.3 Caratteristiche geometriche

5.3.5 Raccordi per riempimento acqua

I raccordi per riempimento acqua devono essere compatibili con le connessioni descritte nella STI «Materiale
rotabile per l’alta velocità».

6. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E/O DELL’IDONEITÀ ALL’IMPIEGO DEI COMPONENTI E
VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

6.1. Componenti d’interoperabilità

6.1.1. Procedure di valutazione della conformità e dell’idoneità all’impiego

La procedura di valutazione di conformità e d’idoneità all’impiego dei componenti d’interoperabilità definiti al
capitolo 5 della presente STI deve essere condotta applicando i moduli definiti nell’Allegato C della presente
STI.

Se previsto nei moduli descritti nell’Allegato C della presente STI, la valutazione di conformità e d’idoneità
all’impiego di un componente d’interoperabilità deve essere effettuata dall’organismo notificato presso il quale il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità hanno presentato domanda. Il fabbricante di un
componente d’interoperabilità o il suo mandatario stabilito nella Comunità redigono una dichiarazione CE di
conformità o una dichiarazione CE d’idoneità all’impiego ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’Allegato IV,
punto 3, della direttiva 96/48/CE modificata dalla direttiva 2004/50/CE prima di immettere il componente
d’interoperabilità sul mercato.

La conformità o l’idoneità all’impiego di ciascun componente di interoperabilità è valutata sulla base di
tre criteri:

6.1.1.1 Coerenza con i requisiti del sottosistema

Il componente di interoperabilità è utilizzato come componente del sottosistema «Infrastruttura» che sarà
valutato secondo la sezione 6.2 della STI. Il suo utilizzo in un sottoinsieme non deve impedire la conformità del
sottosistema infrastruttura, nel quale deve essere applicato, ai i requisiti stabiliti nel capitolo 4 della STI.

6.1.1.2 Compatibilità con altri componenti di interoperabilità del sottosistema con i quali si interfaccerà

6.1.1.3 Conformità con specifici requisiti tecnici

La conformità con (eventuali) specifici requisiti tecnici è stabilita nel capitolo 5 della STI.
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6.1.2 Definizione di componente di interoperabilità «consolidato», «nuovo» e «innovativo»

Un componente di interoperabilità «consolidato» soddisfa le seguenti condizioni:

a) soddisfa le prestazioni stabilite nel capitolo 5 della presente STI;

b) è conforme alla norma o alle norme europee pertinenti;

c) è compatibile con altri componenti di interoperabilità nel particolare tipo di sottoinsieme all’interno del
quale deve essere utilizzato;

d) il particolare tipo di sottoinsieme all’interno del quale deve essere utilizzato soddisfa le prestazioni
stabilite nel capitolo 4 della presente STI applicabili al sottoinsieme.

Un componente di interoperabilità «nuovo» soddisfa le seguenti condizioni:

e) non soddisfa uno o più dei requisiti a), b) o c) applicabili ai componenti di interoperabilità «consolidati»;

f) il particolare tipo di sottoinsieme all’interno del quale deve essere utilizzato soddisfa le prestazioni
stabilite nel capitolo 4 della presente STI applicabili al sottoinsieme.

Gli unici componenti di interoperabilità nuovi sono le rotaie, i sistemi di attacco delle rotaie, le traverse e i
traversoni.

Un componente di interoperabilità «innovativo» soddisfa la seguente condizione:

g) il particolare tipo di sottoinsieme all’interno del quale deve essere utilizzato non soddisfa le prestazioni
stabilite nel capitolo 4 della presente STI applicabili al sottoinsieme.

6.1.3. Procedure applicabili ai componenti di interoperabilità consolidati e nuovi

La tabella seguente riporta le procedure applicabili ai componenti di interoperabilità «consolidati» e «nuovi» a
seconda se si trovano sul mercato primo o dopo la pubblicazione della presente STI.

Consolidato Nuovo

Immesso sul mercato UE prima della pubbli-
cazione della presente versione della STI

procedura E1 procedura N1

Immesso sul mercato UE dopo la pubblica-
zione della presente versione della STI

procedura E2 procedura N2

Un esempio di componente di interoperabilità per il quale si applica la procedura N1 è una sezione di rotaia già
immessa sul mercato UE che non sia attualmente documentata nella norma EN 13674-1:2003.

6.1.4. Procedure applicabili ai componenti di interoperabilità innovativi

Le soluzioni innovative per l’interoperabilità richiedono nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione.

Quando una soluzione proposta come componente di interoperabilità è innovativa, come da definizione di cui
alla sezione 6.1.2, il fabbricante indica le differenze rispetto alla relativa sezione della STI. L’Agenzia Ferroviaria
Europea elabora le adeguate specifiche funzionali e di interfaccia per i componenti e sviluppa i metodi di
valutazione.

Le specifiche funzionali e di interfaccia e i metodi di valutazione adeguati sono integrati nella STI mediante la
procedura di revisione. Non appena questi documenti sono pubblicati, la procedura di valutazione dei
componenti di interoperabilità può essere scelta dal fabbricante o dal mandatario autorizzato stabilito nella
Comunità, conformemente a quanto specificato alla sezione 6.1.5.

Dopo l’entrata in vigore di una decisione della Commissione, adottata conformemente all’articolo 21 della
direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, la soluzione innovativa può essere utilizzata prima
di essere integrata nella STI.
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6.1.5 Applicazione di moduli

Ai fini della valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità per il settore dell’infrastruttura
sono utilizzati i seguenti moduli:

A controllo interno della produzione
A1 controllo interno del progetto con verifica della produzione
B esame del tipo
D sistema di gestione della qualità della produzione
F verifica del prodotto
H1 sistema di gestione della qualità totale
H2 sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto
V convalida del tipo tramite sperimentazione in servizio (idoneità all’impiego)

La tabella che segue riporta i moduli per la valutazione della conformità del componente di interoperabilità che
possono essere scelti per ciascuna delle procedure sopra indicate. I moduli di valutazione sono descritti
nell’Allegato C della presenta STI.

Procedure Rotaia Attacchi Traverse e Traversoni Dispositivi
d’armamento

E1 (*) A1 o H1 A o H1

E2 B + D o B + F o
H1

N1 B + D + V o B + F + V o H1 + V

N2 B + D + V o B + F + V o H2 + V

(*) Nel caso di prodotti consolidati immessi sul mercato prima della pubblicazione della presente versione della STI, il tipo è
considerato approvato e pertanto non è richiesto alcun esame del tipo (modulo B). Tuttavia, il fabbricante deve dimostrare
che le prove e le verifiche dei componenti di interoperabilità hanno avuto esito positivo in relazione ad applicazioni
precedenti in condizioni simili e sono conformi ai requisiti della presente STI. In questo caso le valutazioni rimangono
valide nella nuova applicazione. Se non è possibile dimostrare che la soluzione ha avuto una valutazione positiva in
passato, si applica la procedura E2.

Nel caso di componenti di interoperabilità «nuovi» l’organismo notificato nominato dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Comunità dovrà verificare se le caratteristiche intrinseche e l’idoneità all’impiego del
componente da valutare soddisfano le pertinenti disposizioni del capitolo 4, che descrive le funzioni richieste al
componente d’interoperabilità nell’ambito del sottosistema e dovrà valutare le prestazioni del prodotto in
condizioni operative.

Le proprietà e le specifiche del componente che contribuiscono ai requisiti previsti per il sottosistema e le
relative interfacce devono essere descritte dettagliatamente nella documentazione tecnica del componente di
interoperabilità nel corso di detta verifica iniziale, per permettere una valutazione ulteriore come componente
del sottosistema.

La valutazione di conformità dei componenti di interoperabilità «consolidati» e «nuovi» si applica alle fasi e alle
caratteristiche indicate nelle tabelle dell’Allegato A.

6.1.6 Metodi di valutazione per i componenti di interoperabilità

6.1.6.1 Componenti di interoperabilità soggetti alle direttive comunitarie

L’articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, dispone che «se dei
componenti di interoperabilità sono oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la
dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego indica in questo caso che i componenti di
interoperabilità rispondono anche ai requisiti di queste altre direttive».

6.1.6.2 Valutazione dei sistemi di attacco delle rotaie

La dichiarazione CE di conformità deve essere corredata di una dichiarazione attestante:

— la combinazione di rotaia, inclinazione della rotaia, solette (e corrispondente intervallo di rigidezza) e
tipo di traverse o traversoni con i quali può essere utilizzato il sistema di attacchi.

— l’effettiva resistenza elettrica generata dal sistema di attacchi (la sezione 5.3.2 richiede una resistenza
elettrica minima di 5 kΩ. Tuttavia, una resistenza elettrica superiore può essere necessaria per assicurare
la compatibilità con il sistema «Controllo-comando e segnalamento» prescelto).
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6.1.6.3 Convalida del tipo tramite sperimentazione in servizio (idoneità all’impiego)

Laddove si applica il modulo V, la valutazione dell’idoneità all’impiego deve essere fatta:

— con le dichiarate combinazioni di componenti di interoperabilità e inclinazione della rotaia

— su una linea in cui la velocità dei treni più veloci sia di almeno 160 km/h e il peso per asse più elevato del
materiale rotabile di almeno 170 kN

— con almeno 1/3 dei componenti di interoperabilità installati nelle curve (non applicabile ai dispositivi
d’armamento)

— la durata del programma di convalida (periodo di prova) deve essere quella necessaria per un traffico di
20 milioni di tonnellate lorde e non deve essere inferiore a 1 anno.

Nel caso in cui la valutazione della conformità sia effettuata nel modo più efficiente facendo riferimento ai
registri storici di manutenzione, l’organismo notificato può utilizzare i registri forniti da un Gestore
dell’Infrastruttura o ente appaltante che abbia esperienza nell’impiego del componente di interoperabilità.

6.2 Sottosistema «Infrastruttura»

6.2.1 Disposizioni generali

Su richiesta dell’ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, l’organismo notificato procede
alla verifica CE del sottosistema «Infrastruttura» conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, e all’Allegato VI
della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, nel rispetto delle procedure dei pertinenti
moduli di cui all’Allegato C della presente STI.

Se l’ente appaltante può dimostrare che le prove o le verifiche del sottosistema Infrastruttura sono state superate
con successo in occasione di applicazioni precedenti di un progetto e in circostanze analoghe, l’organismo
notificato deve tenerne conto nel valutare la conformità.

La valutazione della conformità del sottosistema infrastruttura si applica alle fasi e alle caratteristiche
contrassegnate da una «X» nell’Allegato B1 della presente STI.

Quando il capitolo 4 prevede l’applicazione delle norme nazionali, la corrispondente valutazione di conformità
è effettuata secondo le procedure stabilite sotto la responsabilità dello Stato Membro interessato.

L’ente appaltante redige la dichiarazione di verifica CE per il sottosistema «Infrastruttura» ai sensi dell’articolo 18
e dell’Allegato V della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE.

6.2.2 Riservato

6.2.3 Soluzioni innovative

Se il sottosistema integra un sottoinsieme che non è destinato a soddisfare le prestazioni stabilite nel capitolo 4
della presente STI, esso è classificato come «innovativo».

Le soluzioni innovative per l’interoperabilità richiedono nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione.

Ove il sottosistema «Infrastruttura» includa una soluzione innovativa, l’ente appaltante indica le differenze
rispetto alla pertinente sezione della STI.

L’Agenzia Ferroviaria Europea elabora le adeguate specifiche funzionali e di interfaccia per tali soluzioni e
sviluppa i metodi di valutazione.

Le adeguate specifiche funzionali e di interfaccia e i metodi di valutazione saranno inseriti nella STI mediante il
processo di revisione. Subito dopo la pubblicazione dei citati documenti, il fabbricante o l’ente appaltante o il
suo mandatario stabilito nella Comunità può scegliere la procedura di valutazione, come precisato nella
sezione 6.2.4.

Dopo l’entrata in vigore di una decisione della Commissione, adottata conformemente all’articolo 21 della
direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, la soluzione innovativa può essere utilizzata prima
di essere integrata nella STI.
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6.2.4 Applicazione di moduli

Nel procedere alla verifica del sottosistema «Infrastruttura», l’ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità possono scegliere:

— la procedura di verifica per unità (modulo SG) indicata nell’Allegato C.8 nella presente STI, oppure

— la procedura di certificazione della qualità totale con esame del progetto (modulo SH2) indicata
nell’Allegato C.9 nella presente STI.

6.2.4.1 Applicazione del modulo SH2

Il modulo SH2 può essere scelto soltanto quando le attività facenti capo al sottosistema oggetto della verifica
(progettazione, fabbricazione, assemblaggio, installazione) sono controllate da un sistema di qualità che
riguarda progettazione, produzione, controllo e prova del prodotto finito; tale sistema deve essere approvato e
monitorato da un organismo notificato.

6.2.4.2 Applicazione del modulo SG

Nel caso in cui la valutazione della conformità sia effettuata nel modo più efficiente mediante un veicolo che
registra i tracciati, l’organismo notificato può utilizzare i risultati prodotti mediante un tale veicolo utilizzato
per conto del Gestore dell’Infrastruttura o dell’ente appaltante. (Cfr. 6.2.6.2).

6.2.5 Soluzioni tecniche che consentono di presumere la conformità nella fase di progettazione

6.2.5.1 Valutazione della resistenza del binario

Si considera che un binario di corsa con ballast conforme alle seguenti caratteristiche soddisfi i requisiti di cui
alla sezione 4.2.13.1 relativo alla resistenza del binario agli sforzi verticali, trasversali e longitudinali:

— sono soddisfatti i requisiti per componenti dei binari, definiti nel capitolo 5 «componenti di
interoperabilità» per i componenti di interoperabilità relativi a rotaie (5.3.1), sistemi di attacchi (5.3.2) e
traverse e traversoni (5.3.3);

— sono utilizzate traverse in calcestruzzo lungo tutto il percorso, ad eccezione di brevi tratti non superiori a
10 m separati l’uno dall’altro da tratti di almeno 50 m.

— sono utilizzati lungo tutto il percorso il tipo di ballast e un profilo conformi alle norme nazionali;

— vi sono almeno 1 500 sistemi di attacchi delle rotaie per rotaia, per ogni chilometro di lunghezza.

6.2.5.2 Valutazione della conicità equivalente

I requisiti della sezione 4.2.9.2 si considerano soddisfatti quando il binario di corsa presenta le seguenti
caratteristiche di progettazione:

— sezione di rotaia 60 E 1 definita in EN 13674-1:2003 con una inclinazione della rotaia di 1/20 e uno
scartamento compreso tra 1 435 mm e 1 437 mm;

— sezione di rotaia 60 E 1 definita in EN 13674-1:2003 con una inclinazione della rotaia di 1/40 e uno
scartamento compreso tra 1 435 mm e 1 437 mm (soltanto per velocità inferiori o uguali a 280 km/h);

— sezione di rotaia 60 E 2 definita nell’Allegato F della presente STI con una inclinazione della rotaia di
1/40 e uno scartamento compreso tra 1 435 mm e 1 437 mm.

6.2.6 Particolari requisiti per la valutazione della conformità

6.2.6.1 Valutazione del profilo minimo dell’infrastruttura

Nelle more della pubblicazioni di norme armonizzate EN sui profili, la documentazione tecnica deve contenere
una descrizione delle norme pertinenti scelte dal Gestore dell’Infrastruttura ai sensi della sezione 4.2.3.

La valutazione del profilo minimo dell’infrastruttura deve essere effettuata utilizzando i risultati dei calcoli fatti
dal Gestore dell’Infrastruttura o dall’ente appaltante sulla base delle pertinenti norme.
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6.2.6.2 Valutazione del valore minimo dello scartamento medio

Il metodo di misurazione dello scartamento è indicato nella sezione 4.2.2 della norma EN 13848-1.2003.

6.2.6.3 Valutazione della rigidezza del binario

I criteri per la rigidezza del binario rimangono un punto in sospeso, pertanto non è necessaria alcuna
valutazione da parte dell’organismo notificato.

6.2.6.4 Valutazione dell’inclinazione della rotaia

L’inclinazione della rotaia è valutata soltanto nella fase di progettazione.

6.2.6.5 Valutazione della variazione massima di pressione in galleria

La valutazione della variazione massima di pressione in galleria (criterio 10 kPa) deve essere fatta utilizzando i
risultati dei calcoli effettuati dal Gestore dell’Infrastruttura o dall’ente appaltante sulla base di tutte le condizioni
operative relative a tutti i treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità» e che dovranno circolare
nella specifica galleria da valutare.

I parametri da utilizzare sono tali da rispettare la pressione di riferimento caratteristica propria dei treni
(definita nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità»).

La superficie delle sezioni trasversali di riferimento dei treni interoperabili da considerare, indipendentemente
dai veicoli, a motore o trainati, deve essere:

— 12 m2 per i veicoli progettati per la sagoma cinematica di riferimento GC,

— 11 m2 per i veicoli progettati per la sagoma cinematica di riferimento GB,

— 10 m2 per i veicoli progettati per sagome cinematiche più piccole.

La valutazione deve prendere in considerazione eventuali caratteristiche costruttive atte a ridurre le variazioni
di pressione (forme di ingresso in galleria, camini, ecc.) nonché la lunghezza della galleria.

6.2.6.6 Valutazione del rumore e delle vibrazioni

Non è richiesta alcuna valutazione dal parte dell’organismo notificato.

6.3 Valutazione della conformità quando la velocità è utilizzata come criterio di migrazione

La sezione 7.2.5 prevede che una linea possa essere messa in servizio ad una velocità inferiore a quella per la
quale era stata progettata.

La presente sezione stabilisce i requisiti per la valutazione di conformità in tali circostanze.

Alcuni valori limite stabiliti nel capitolo 4 dipendono dalla velocità per la quale il percorso è stato progettato.

La conformità deve essere valutata alla velocità prevista nella progettazione; tuttavia, è consentito valutare
caratteristiche che dipendono dalla velocità ad una velocità inferiore al momento della messa in servizio.

Rimane valida la conformità delle altre caratteristiche per la velocità prevista nella progettazione.

Per dichiarare l’interoperabilità alla velocità prevista, è necessario valutare la conformità delle sole caratteristiche
temporaneamente non rispettate al momento in cui saranno portate al livello progettato.

6.4 Valutazione del piano di manutenzione

La sezione 4.5 prevede che il Gestore dell’Infrastruttura debba disporre per ciascuna linea ad alta velocità di un
piano di manutenzione per il sottosistema «Infrastruttura». L’organismo notificato deve confermare che il piano
di manutenzione esiste e contiene gli elementi elencati nella sezione 4.5.1.

L’organismo notificato non è responsabile della valutazione dell’idoneità dei requisiti dettagliati stabiliti nel
piano.
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L’organismo notificato inserisce copia del piano di manutenzione nella documentazione tecnica di cui
all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 96/48/CE modificata dalla direttiva 2004/50/CE.

6.5 Valutazione del sottosistema «Manutenzione»

Il sottosistema «Manutenzione» è incluso nei settori di natura funzionale (cfr. Allegato II.1 della direttiva 96/48/
CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE). Pertanto, tale sottosistema non è soggetto a verifica CE.

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 96/48/CE modificata dalla direttiva 2004/50/CE, la
valutazione della conformità del sottosistema Manutenzione rientra tra le responsabilità dello Stato Membro
interessato.

La valutazione della conformità del sottosistema Manutenzione si applica alle fasi e alle caratteristiche
contrassegnate da una «X» nell’Allegato B2 della presente STI.

6.6 Componenti di interoperabilità non corredati di una dichiarazione CE

6.6.1 Disposizione generale

Per un periodo limitato di tempo, definito «periodo transitorio», i componenti di interoperabilità non corredati
di una dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego possono essere integrati in sottosistemi in via
eccezionale, a condizione che le disposizioni descritte nella presente sezione siano rispettate.

6.6.2 Il periodo transitorio

Il periodo transitorio decorre dall’entrata in vigore della presente STI e dura sei anni.

Al termine del periodo transitorio, tranne le eccezioni consentite ai sensi della sezione 6.6.3.3, i componenti di
interoperabilità devono essere corredati della prescritta dichiarazione CE di conformità e/o idoneità all’impiego
prima di essere integrati nel sottosistema.

6.6.3 La certificazione di sottosistemi che contengono componenti di interoperabilità non certificati durante il
periodo transitorio

6.6.3.1 Condizioni

Durante il periodo transitorio un organismo notificato può rilasciare un certificato di conformità per un
sottosistema, anche se alcuni componenti di interoperabilità incorporativi non dispongono della relativa
dichiarazione CE di conformità e/o idoneità all’impiego ai sensi della presente STI, se sono soddisfatti i seguenti
tre criteri:

— l’organismo notificato ha verificato la conformità del sottosistema ai requisiti definiti nel capitolo 4 della
presente STI; e

— dopo aver effettuato valutazioni supplementari, l’organismo notificato conferma la conformità e/o
idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità ai requisiti stabiliti nel capitolo 5; e

— i componenti di interoperabilità, che non dispongono della relativa dichiarazione CE di conformità e/o
idoneità all’impiego, devono essere stati utilizzati in un sottosistema già in servizio in almeno uno degli
Stati Membri prima dell’entrata in vigore della presente STI.

Non sono rilasciate dichiarazioni CE di conformità e/o idoneità all’impiego per i componenti di interoperabilità
valutati in questo modo.

6.6.3.2 Notifica

Il certificato di conformità del sottosistema indica chiaramente quali componenti di interoperabilità sono stati
valutati dall’organismo notificato nell’ambito della verifica del sottosistema.

La dichiarazione CE di verifica del sottosistema deve indicare chiaramente:

— quali componenti di interoperabilità sono stati valutati come parti del sottosistema;

— la conferma che il sottosistema contiene componenti di interoperabilità identici a quelli controllati come
parte del sottosistema;
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— per tali componenti di interoperabilità, la o le ragioni per le quali il fabbricante non ha fornito una
dichiarazione CE di conformità e/o di idoneità all’impiego prima della loro integrazione del sottosistema.

6.6.3.3 Applicazione durante il ciclo di vita

La produzione o l’adattamento/rinnovo del sottosistema interessato devono essere completati entro il periodo
transitorio di sei anni. Con riferimento al ciclo di vita del sottosistema:

— durante il periodo transitorio e

— sotto la responsabilità dell’organismo che ha rilasciato la dichiarazione di verifica CE del sottosistema

i componenti di interoperabilità che non dispongono di dichiarazione CE di conformità e/o idoneità all’impiego
e sono dello stesso tipo di quello costruito dallo stesso fabbricante possono essere utilizzati per sostituzioni
nell’ambito della manutenzione e come parti di ricambio per i sottosistemi.

Dopo il termine del periodo transitorio e

— fino all’adattamento o al rinnovo o alla sostituzione del sottosistema e

— sotto la responsabilità dell’organismo che ha rilasciato la dichiarazione di verifica CE del sottosistema

i componenti di interoperabilità che non dispongono di dichiarazione CE di conformità e/o idoneità all’impiego
e sono dello stesso tipo di quello costruito dallo stesso fabbricante possono essere utilizzati per sostituzioni
nell’ambito della manutenzione.

6.6.4 Disposizioni di vigilanza

Durante il periodo transitorio gli Stati membri devono:

— vigilare sul numero e sul tipo dei componenti di interoperabilità immessi sul mercato nel loro territorio
nazionale;

— provvedere a che, laddove un sottosistema sia loro sottoposto ai fini di autorizzazione, siano chiarite le
ragioni che giustificano la mancata certificazione del componente di interoperabilità da parte del
fabbricante;

— notificare alla Commissione e agli altri Stati Membri i dettagli dei componenti di interoperabilità non
certificati e le ragioni della mancata certificazione.

7. APPLICAZIONE DELLA STI «INFRASTRUTTURA»

7.1. Applicazione della STI alle linee ad alta velocità destinate ad entrare in servizio

I capitoli da 4 a 6 e tutte le disposizioni specifiche nella seguente sezione 7.3 si applicano pienamente alle linee
che rientrano nell’ambito di applicazione geografico della presente STI (si veda sezione 1.2) destinate ad entrare
in servizio dopo l’entrata in vigore della presente STI.

7.2. Applicazione della STI alle linee ad alta velocità già in servizio

La strategia descritta nella presente STI si applica alle linee rinnovate ed adattate secondo le condizioni stabilite
all’articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 96/48/CE modificata dalla direttive 2004/50/CE. Nello specifico
contesto, la strategia di migrazione indica le modalità con le quali gli impianti esistenti devono essere adattati,
qualora ciò sia giustificato dal punto di vista economico. Alla STI «Infrastruttura» si applicano i principi indicati
di seguito.

7.2.1. Classificazione dei lavori

Le modifiche necessarie per adattare linee esistenti ai requisiti fissati dalle STI richiedono notevoli investimenti e
vanno dunque effettuate in modo progressivo.

L 77/48 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.3.2008



Tenendo conto della prevedibile vita utile delle diverse parti del sottosistema infrastruttura, esse vengono di
seguito elencate in ordine decrescente rispetto alle difficoltà legate ad una loro modifica.

Opere di ingegneria civile:

— tracciato della linea (raggi delle curve, interasse, rampe e pendenze massime),

— gallerie (profilo limite e area della sezione libera),

— strutture ferroviarie (resistenza ai carichi verticali),

— strutture stradali (profilo limite),

— stazioni (marciapiedi viaggiatori).

Costruzione del binario:

— corpo stradale

— dispositivi d’armamento,

— binario di corsa

Attrezzature varie e impianti di manutenzione.

7.2.2. Parametri e specifiche relativi alle opere di ingegneria civile

Le sovrastrutture sono rese conformi nel corso di grandi progetti di rifacimento delle opera d’arte destinati a
migliorare le prestazioni della linea.

Le opere di ingegneria civile sono l’aspetto che presenta le maggiori difficoltà, in quanto le loro modifica
comporta spesso radicali lavori di ristrutturazione (strutture, gallerie, terrapieni e scavi).

L’analisi dinamica, se necessaria secondo la sezione 4.2.14.2 della presente STI:

— è richiesta in caso di ristrutturazione delle linee esistenti;

— non è richiesta in caso di rinnovo delle linee esistenti.

7.2.3. Parametri e specifiche relativi alla costruzione dei binari

Essi risultano più agevoli da effettuare quando riguardano modifiche parziali, sia perché possono spesso essere
gradualmente realizzati su aree geografiche di dimensioni limitate, sia perché determinati componenti possono
essere modificati indipendentemente dal complesso di cui fanno parte.

Essi saranno resi conformi nel corso di grandi progetti di rifacimento strutturale destinati a migliorare le
prestazioni della linea.

È inoltre possibile sostituire gradualmente in tutto o in parte gli elementi della sovrastruttura con elementi
simili, conformi alle prescrizioni della STI. Va in tal caso ricordato che il singolo elemento, pur essendo
conforme, non garantisce da solo la conformità del complesso di cui fa parte: la conformità del sottosistema va
infatti verificata a livello globale, cioè una volta che tutti gli elementi siano stati resi conformi alla STI.

Può in alcuni casi rendersi necessario passare per fasi intermedie, al fine di garantire la compatibilità della
sovrastruttura con le disposizioni di altri sottosistemi (Controllo-comando e segnalamento, Energia), nonché
con altri treni non contemplati dalla STI.

7.2.4. Parametri e specifiche relativi alle attrezzature varie e agli impianti di manutenzione

La conformità va garantita conformemente alle esigenze espresse dagli operatori che utilizzano le stazioni e gli
impianti di manutenzioni in questione.
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7.2.5. La velocità come criterio di migrazione

È consentito mettere in servizio una linea ad una velocità inferiore a quella per la quale è stata progettata.
Tuttavia, in tal caso la linea non deve essere costruita in modo da impedire la futura adozione della velocità per
la quale era stata progettata.

Ad esempio, l’interasse deve essere adatto per la velocità per la quale la linea era stata progettata ma la
sopraelevazione deve essere adeguata alla velocità di circolazione sulla linea al momento della sua entrata in
servizio.

I requisiti per la valutazione della conformità in tali circostanze sono definiti nella sezione 6.3.

7.3. Casi specifici

I seguenti casi specifici sono autorizzati su determinate reti. Tali casi specifici sono classificati:

— Casi «P»: casi permanenti

— Casi «T»: casi temporanei, per i quali si raccomanda di raggiungere il sistema definitivo entro il 2020
(obiettivo stabilito dalla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio
1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, modificata dalla
decisione n. 884/2004/CE).

7.3.1. Particolarità della rete tedesca

7.3.1.1 Linee di categoria I

Casi P

Rampe e pendenze massime

Sulla linea ad alta velocità Colonia— Francoforte (Reno-Meno), le rampe e pendenze massime sono state fissate
al 40‰.

Casi T

Nessuno

7.3.1.2 Linee di categoria II e III

Casi P

Nessuno

Casi T

Nessuno

7.3.2. Particolarità della rete austriaca

7.3.2.1 Linee di categoria I

Casi P

Lunghezza minima dei marciapiedi viaggiatori

La lunghezza minima dei marciapiedi utilizzati dai viaggiatori è ridotta a 320 m.

Casi T

Nessuno

7.3.2.2 Linee di categoria II e III

Casi P

Lunghezza minima dei marciapiedi viaggiatori

La lunghezza minima dei marciapiedi utilizzati dai viaggiatori è ridotta a 320 m.
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Casi T

Nessuno

7.3.3. Particolarità della rete danese

Casi P

Lunghezza minima dei marciapiedi viaggiatori e dei binari di stazionamento

Sulle linee della rete danese, la lunghezza utile minima dei marciapiedi e dei binari di stazionamento è ridotta a
320 m.

Casi T

Nessuno

7.3.4. Particolarità della rete spagnola

7.3.4.1 Linee di categoria I

Casi P

Scartamento dei binari

Ad eccezione delle linee ad alta velocità Madrid-Siviglia e Madrid-Barcellona-frontiera francese, che presentano
lo scartamento standard Europeo, le linee della rete spagnola hanno uno scartamento di 1 668 mm.

7.3.4.2 Linee di categoria II e III

Casi P

Scartamento dei binari

Le linee di categoria II e III sono realizzate con uno scartamento di 1 668 mm.

Interasse

Sulle linee di categoria II e III, l’interasse può essere ridotto ad un valore nominale di 3,808 m.

Casi T

Nessuno

7.3.5. Particolarità della rete finlandese

7.3.5.1 Linee di categoria I

Casi P

Scartamento dei binari

Lo scartamento nominale dei binari è di 1 524 mm.

Profilo minimo dell’infrastruttura

Il profilo minimo dell’infrastruttura deve consentire la circolazione dei treni costruiti secondo il profilo limite
FIN 1, definito nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».
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Conicità equivalente

Valori minimi dello scartamento medio:

Fasce di velocità (km/h) Valore minimo dello scartamento medio (mm) su 100 m

≤ 160 Valutazione non richiesta

> 160 e ≤ 200 1 519

> 200 e ≤ 230 1 521

> 230 e ≤ 250 1 522

> 250 e ≤ 280 1 523

> 280 e ≤ 300 1 523

> 300 1 523

Le distanze tra le facce attive da utilizzare nei calcoli di cui al punto 4.2.9.2 sono 1 511 mm e 1 505 mm.

Libero passaggio nei deviatoi

Il valore massimo del libero passaggio nei deviatoi è di 1 469 mm.

Protezione della punta fissa

Il valore minimo della protezione della punta fissa è di 1 478 mm.

Libero passaggio nella zona del cuore d’incrocio

Il valore massimo del libero passaggio nella zona del cuore d’incrocio è 1 440 mm.

Libero passaggio all’ingresso della controrotaia/zampa di lepre

La larghezza massima del libero passaggio all’ingresso della controrotaia/zampa di lepre è di 1 469 mm.

Larghezza minima della gola di rotaia

La larghezza minima della gola di rotaia è di 41 mm.

Altezza della controrotaia

Il valore massimo dell’altezza della controrotaia è di 55 mm.

Lunghezza del marciapiede

La lunghezza minima dei marciapiedi è di 350 m.

Distanza del bordo del marciapiede dal centro del binario

La distanza nominale del bordo del marciapiede dal centro del binario è di 1 800 mm ad una altezza del
marciapiede di 550 mm.

Casi T

Nessuno

7.3.5.2 Linee di categoria II e III

Casi P

Si applicano gli stessi casi delle linee di categoria I.

Casi T

Nessuno
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7.3.6. Particolarità della rete britannica

7.3.6.1 Linee di categoria I

Casi P

Nessuno

Casi T

Nessuno

7.3.6.2 Linee di categoria II

Casi P

Profilo minimo dell’infrastruttura (4.2.3)

1. I profili UK1 (Issue 2)

La STI «Materiale rotabile per l’alta velocità» definisce i profili UK1 (Issue 2).

I profili UK1 (Issue 2) sono stati definiti applicando varie metodologie adeguate per le infrastrutture ferroviarie
britanniche, il che consente il massimo utilizzo di spazi limitati.

La categoria UK1 (Issue 2) comprende 3 profili: UK1[A], UK1[B], UK1[D].

Secondo tale classificazione, il profilo [A] si applica ai veicoli, ma non si basa su alcun riferimento ai parametri
delle infrastrutture; il profilo [B] si applica ai veicoli e presenta un limitato (specifico) movimento di
sospensione del veicolo, ma non include il decentramento in curva; e il profilo [D] è un modello che definisce
lo spazio massimo dell’infrastruttura disponibile su un binario rettilineo in piano.

L’infrastruttura deve essere conforme ai profili UK1 in applicazione delle regole seguenti:

2. Profilo UK1[A]

Al di sotto di 1 100 mm dal piano del ferro si applica il profilo di infrastruttura fissa definito nella norma
Railway Group Standard GC/RT5212 (Issue 1, February 2003). Tale profilo consente una posizione limite
ottimale per i marciapiedi e le attrezzature progettate per essere poste nelle immediate vicinanze di treni ed è
coerente con il profilo UK1[A] definito nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità».

Se le infrastrutture esistenti non sono conformi al profilo limite delle parti basse definito in GC/RT5212 (Issue
1, February 2003), sono consentite limitate tolleranze soggette ad adeguate misure di controllo in loco. Tali
misure sono definite in GC/RT5212 (Issue 1, February 2003).

3. Profilo UK1[B]

Il profilo UK1[B] è riferito alla posizione nominale del binario. Esso comprende un margine di tolleranza
verticale e laterale per binari con bassa fissità e presuppone un movimento dinamico massimo del veicolo di
100 mm (tolleranze del veicolo laterali, verticali e rollio, curvatura verticale).

All’atto dell’applicazione, il profilo dichiarato UK1[B] deve essere adattato per i decentramenti nelle curve
orizzontali (sulla base della formula descritta nella sezione 5) utilizzando i seguenti valori:

Centri dei carrelli 17,000 m
Lunghezza complessiva 24,042 m di larghezza totale

Le tolleranze relative al profilo UK1[B] sono stabilite conformemente ai requisiti della norma GC/RT5212
(Issue 1, February 2003).

4. Profilo UK1[D]

Il profilo UK1[D] è riferito alla posizione nominale del binario. Un veicolo dichiarato conforme al profilo UK1
[D] deve avere idonee dimensioni di sezioni del corpo, disposizioni geometriche e movimenti dinamici definiti
in base ad una metodologia approvata, utilizzata per calcolare l’ingombro del veicolo in movimento.

Nessun punto dell’infrastruttura deve penetrare nella linea del profilo definito dall’UK1[D]. Non è necessario
prevedere decentramenti in curva.
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Nel caso di veicoli dichiarati conformi al profilo UK1[D] che hanno ottenuto la conformità al percorso, di
concerto con il Gestore dell’Infrastruttura, l’autorizzazione di tali veicoli deve essere fornita secondo i requisiti
della norma GC/RT5212 (Issue 1, February 2003).

5. Calcolo del decentramento in curva.

La presente sezione stabilisce il calcolo per l’allargamento dell’ingombro di un veicolo che risulta dal passaggio
lungo una curva e si applica al Gestore dell’Infrastruttura. Anche se espressi in modo diverso, i calcoli sono
identici a quelli indicati nella STI «Materiale rotabile per l’alta velocità» per il calcolo della riduzione della
larghezza.

Il decentramento in un punto del corpo del veicolo è la differenza tra la distanza radiale dalla linea centrale del
binario al punto (Rdo o Rdi) e la distanza laterale dalla linea centrale del veicolo al punto (Wo o Wi). Il calcolo è
effettuato a veicolo fermo.

Considerato un veicolo con perni dei carrelli L ed una semi-distanza «ao» di interasse del carrello (l’interasse
effettivo è 2 × ao)

Il decentramento interno di un punto Ui dal centro del veicolo è:

R −Wi −
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Ui2 þ J −Wið Þ2
h ir

Il decentramento esterno di un punto Uo dal centro del veicolo è:

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Uo2 þ JþWoð Þ2
h ir

−R −Wo

dove J =
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
R2 − ao2 − L2=4
� �q

Si noti che i medesimi calcoli possono essere utilizzati per calcolare il decentramento verticale.

Interasse dei binari (4.2.4)

La sezione 4.2.4 della presente STI stabilisce, per una velocità massima consentita di V ≤ 230 km/h, che «all’atto
della progettazione, l’interasse minimo dei binari principali per le linee … ristrutturate per l’alta velocità è …»
«se < 4,00 m, determinato in base al profilo cinematico di riferimento (4.2.3)».

Il profilo di riferimento che deve essere utilizzato è il profilo UK1 (Issue 2) stabilito nel capitolo 7 della STI
«Materiale rotabile per l’alta velocità» e nel punto 7.3.6 della presente STI.

Tale requisito può essere soddisfatto da un interasse di 3 400 mm su rettifili e binari in curva con un raggio pari
o superiore a 400 m.

Marciapiedi (4.2.20)

1. Altezza dei marciapiedi

I marciapiedi sulle linee adattate della Gran Bretagna in cui dovranno fermarsi, nel corso della normale attività
commerciale, i treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità», devono avere una altezza di
915 mm (con una tolleranza di + 0/- 50 mm), misurata ad angolo retto dal piano delle rotaie del binario
adiacente al marciapiede.
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2. Distanza laterale del marciapiede

Nei marciapiedi sulle linee adattate della Gran Bretagna in cui dovranno fermarsi, nel corso della normale
attività commerciale, i treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità», il bordo del marciapiede
deve essere la distanza minima dal binario adiacente (con una tolleranza di + 15, - 0 mm), conforme alla parte
inferiore della sagoma di ostacolo definita nell’appendice 1 della norma Railway Group Standard GC/RT5212
(Issue 1, February 2003).

Per la maggior parte del materiale rotabile, tale requisito è soddisfatto sulle curve di raggio maggiore o pari a
360 m mediante una deviazione del marciapiede di 730 mm (con una tolleranza di + 15, - 0 mm). L’appen-
dice 1 della Railway Group Standard GC/RT5212 (Issue 1, February 2003) stabilisce le eccezioni quando treni
di classe 373 (Eurostar) o container di 2,6 m di larghezza devono oltrepassare il marciapiede. L’appendice 1
della Railway Group Standard GC/RT5212 (Issue 1, February 2003) stabilisce anche i requisiti per le curve con
un raggio inferiore a 360 m.

3. Lunghezza minima dei marciapiedi viaggiatori

I marciapiedi sulle linee adattate della Gran Bretagna in cui dovranno fermarsi, nel corso della normale attività
commerciale, i treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità», devono avere una lunghezza utile
di almeno 300 m.

La lunghezza dei marciapiedi sulle linee adattate della Gran Bretagna in cui dovranno fermarsi, nel corso della
normale attività commerciale, i treni conformi alla STI «Materiale rotabile per l’alta velocità», deve essere
trascritta nel Registro dell’Infrastruttura.

Casi T

Nessuno

7.3.6.3 Linee di categoria III

Casi P

Tutti i casi P specifici applicabili alle linee di categoria II si applicano anche alle linee di categoria III.

Casi T

Nessuno

7.3.7. Particolarità della rete greca

7.3.7.1 Linee di categoria I

Casi P

Nessuno

Casi T

Nessuno

7.3.7.2 Linee di categoria II e III

Casi P

Profilo limite degli ostacoli

La sagoma limite delle linee Athinai — Thessaloniki — Idomeni e Thessaloniki-Promahona è GB ma in alcune
sezioni delle linee è limitata a GA.

La sagoma limite della linea Athinai-Kiato è GB.

Lunghezza minima dei marciapiedi viaggiatori e dei binari di deposito e di parcheggio

Sulla linea Athinai — Thessaloniki — Idomeni e Thessaloniki-Promahona, la lunghezza minima utile dei
marciapiedi viaggiatori e dei binari di stazionamento è 200 m.

Nella stazione di Promahona: 189 m.
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Sulla linea Athinai-Kiato la lunghezza minima utile dei marciapiedi viaggiatori e dei binari di stazionamento è
la seguente:

nelle stazioni di SKA, Megara, Ag.Theodoroi e Kiato: 300 m

nella stazione di Thriasio: 150 m

nella stazione di Magula: 200 m

Scartamento dei binari

La linea Atene— Patrasso ha uno scartamento di 1 000 mm. È previsto un suo aumento graduale a 1 435 mm.

Casi T

Nessuno

7.3.8. Particolarità delle reti dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord

Casi P

Profilo limite degli ostacoli

Il profilo limite minimo per il posizionamento degli ostacoli da utilizzare sulle linee delle reti dell’Irlanda e
dell’Irlanda del Nord è il profilo limite IRL 1.

Note

1. Sulle curve orizzontali va previsto un margine necessario per l’effetto di curvatura e di inclinazione.

2. Sulle curve verticali va previsto un margine per gli effetti di detta curvatura.

3. Il limite di altezza libera di 60 mm previsto per la sporgenza delle strutture è soggetto a tutte le
limitazioni previste dalla norma PW4. Il valore di sporgenza è pari a 0 (zero) per la zona suburbana di
Dublino (cfr. norma PW4 per le eccezioni secondarie).

4. Ponti

(a) L’altezza verticale di 4 830 mm è un’altezza finita. Qualora sia proposta una zavorra
supplementare o sia necessario sollevare il binario per migliorare il profilo longitudinale, andrà
prevista un’altezza maggiore. In talune circostanze l’altezza di 4 830 mm potrà essere ridotta a
4 690 mm.
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(b) In caso di sopraelevazione l’altezza dei ponti e delle strutture dovrà essere incrementata dei valori
riportati nella tabella A.

Tabella A

Sopraelevazione H

0 4 830

10 4 843

20 4 857

30 4 870

40 4 883

50 4 896

60 4 910

70 4 923

80 4 936

90 4 949

100 4 963

110 4 976

120 4 989

130 5 002

140 5 016

150 5 029

160 5 042

165 5 055

(c) Le spalle del ponte devono situarsi a 4 500 mm dal lembo di rotaia più vicino, compatibilmente
con l’effetto di curvatura.

(d) Se si prevede un’elettrificazione in prossimità di un passaggio a livello il margine verticale deve
essere portato a 6 140 mm.

5. È previsto un margine per una passerella di 700 mm di larghezza. Qualora non sia prevista una passerella
la dimensione può essere ridotta a 1 790 mm.

6. Cfr. norma PW39 per l’elenco completo delle larghezze dei marciapiedi.

Scartamento dei binari

Le reti ferroviarie dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord sono costituite da linee con scartamento del binario di
1 602 mm; in applicazione dell’articolo 7, lettera b), della direttiva 96/48/CE del Consiglio, modificata dalla
direttiva 2004/50/CE, nei progetti relativi alle nuove linee di questo Stato membro lo scartamento conserva tale
valore.

Raggio minimo delle curve

Essendo necessario mantenere uno scartamento dei binari di 1 602 mm, le disposizioni della presente STI
relative al raggio minimo di curvatura e agli elementi derivati (pendenza e insufficienza di sopraelevazione) non
sono applicabili sulle reti ferroviarie dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord.

Lunghezza minima dei marciapiedi viaggiatori e dei binari di stazionamento

Sulle linee delle reti ferroviarie dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord utilizzate dai treni ad alta velocità la
lunghezza utile minima dei marciapiedi e dei binari di stazionamento è fissata a 215 m.
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Altezza dei marciapiedi

Sulle linee dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord, i marciapiedi hanno un’altezza progettata di 915 mm. Le altezze
di marciapiedi sulle linee delle reti ferroviarie dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord sono scelte in modo da
sfruttare al meglio la disposizione dei gradini dei treni costruiti secondo il profilo limite IRL 1.

Interasse dei binari

L’interasse dei binari minimo sulle linee esistenti in Irlanda e in Irlanda del Nord deve essere aumentata per
tenere conto dei futuri adattamenti necessari per garantire la sicurezza in all’incrocio dei treni.

7.3.9. Particolarità della rete ferroviaria italiana

7.3.9.1 Linee di categoria I, II e III

Distanza del marciapiede dal centro del binario per marciapiedi di altezza pari a 550 mm.

Casi P

Sulle linee della rete italiana, per i marciapiedi di altezza pari a 550 mm, la distanza nominale L dal centro del
binario parallelo al piano di rotolamento si ottiene applicando la seguente formula:

sui rettifili e nel lato interno delle curve: L ðmmÞ = 1650þ
3750
R

þ g − 1435
2

þ 11,5

nel lato esterno delle curve: L ðmmÞ = 1650þ
3750
R

þ g − 1435
2

þ 11,5þ 220 * tan δ

dove δ è l’angolo della sopraelevazione con la linea orizzontale.

Casi T

Nessuno

7.3.10. Particolarità della rete ferroviaria olandese

7.3.10.1 Linee di categoria I

Casi P

Nessuno

Casi T

Nessuno

7.3.10.2 Linee di categoria II e III

Casi P

L’altezza del marciapiede è di 840 mm.

Casi T

Nessuno

7.3.11. Particolarità della rete ferroviaria portoghese

7.3.11.1 Linee di categoria I

Casi P

Nessuno

Casi T

Nessuno
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7.3.11.2 Linee di categoria II e III

Casi P

Lo scartamento del binario è di 1 668 mm.

Casi T

Nessuno

7.3.12. Particolarità della rete ferroviaria svedese

7.3.12.1 Linee di categoria I

Casi P

Lunghezza minima dei marciapiedi viaggiatori

La lunghezza minima dei marciapiedi viaggiatori è ridotta a 225 m.

Binari di stazionamento: lunghezza minima

La lunghezza dei binari di stazionamento è ridotta in modo da permettere l’accesso di convogli la cui lunghezza
è limitata a 225 metri.

Marciapiedi — distanza dal centro del binario

La distanza nominale L dal centro del binario parallelo al piano di rotolamento deve essere:

L = 1 700 mm + Si, o L (mm), S (mm)

dove S è funzione dei raggi delle curve (R) e della sopraelevazione installata (D) ottenuta secondo la formula:

Per curve interne:

Si = 41 000/R + D/3* (per marciapiedi di altezza di 580 mm)
(per marciapiedi di altezza di 730 mm D/2)

Per curve esterne:

So = 31 000/R - D/4

R (m), D (mm)

Le tolleranze per la distanza nominale L (1 700 mm) (posizionamento) dei bordi del marciapiede sono espresse
in mm:

nuova costruzione: - 0, + 40
tolleranza di manutenzione: - 30, + 50
tolleranza del limite di sicurezza: - 50

Casi T

Nessuno

7.3.12.2 Linee di categoria II

Casi P

Si applicano gli stessi casi delle linee di categoria I.

Casi T

Altezza dei marciapiedi

L’altezza nominale dei marciapiedi è 580 mm o 730 mm.
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7.3.12.3 Linee di categoria II

Casi P

Si applicano gli stessi casi delle linee di categoria I.

Casi T

Altezza dei marciapiedi

L’altezza nominale dei marciapiedi è 580 mm o 730 mm.

7.3.13. Particolarità della rete ferroviaria polacca

Casi P

Profilo limite degli ostacoli

Il profilo limite degli ostacoli deve consentire la circolazione dei convogli costruiti secondo la sagoma GB e
OSZD 2-SM (si veda il diagramma seguente)

7.4. Revisione della STI

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, l’Agenzia è
incaricata di preparare la revisione e l’aggiornamento delle STI e di presentare ogni raccomandazione utile al
comitato di cui all’articolo 21 della direttiva, al fine di tener conto dell’evoluzione delle tecniche o delle esigenze
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sociali. Anche la progressiva adozione e revisione di altre STI potrebbe influire sulla presente STI. Le proposte
di modifica della STI saranno sottoposte a un esame rigoroso e gli aggiornamenti delle STI saranno pubblicati
con cadenza periodica, indicativamente ogni tre anni. Ciò consentirà anche di includere parametri acustici per
le infrastrutture.

Lo studio si incentrerà soltanto sui percorsi che devono formare oggetto di un mappatura acustica a norma
della direttiva sul rumore ambientale 2002/49/CE del 22 giugno 2002. I trattamenti delle infrastrutture ai quali
si deve fare riferimento devono essere limitati alle misure all’origine, ad esempio il controllo delle irregolarità
del fungo della rotaia e l’ottimizzazione acustica delle caratteristiche dinamiche del binario.

7.5. Accordi

7.5.1. Accordi in vigore

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente STI gli Stati Membri notificano alla Commissione i seguenti
accordi che disciplinano l’utilizzo dei sottosistemi relativi al campo di applicazione della presente STI
(costruzione, rinnovamento, ristrutturazione, messa in servizio, esercizio e manutenzione di sottosistemi
conformemente a quanto definito nel capitolo 2 della presente STI):

— accordi nazionali, bilaterali o multilaterali tra Stati Membri e imprese ferroviarie o Gestori
dell’Infrastruttura, convenuti in via permanente o temporanea e imposti dalla natura prettamente
specifica o locale del servizio di trasporto previsto;

— accordi bilaterali o multilaterali tra imprese ferroviarie, Gestori dell’Infrastruttura o tra Stati membri che
comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale;

— accordi internazionali tra uno o più Stati Membri e almeno un paese terzo, oppure tra imprese ferroviarie
o Gestori dell’Infrastruttura di Stati Membri e almeno un’impresa ferroviaria o un Gestore
dell’Infrastruttura di un paese terzo che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale
o regionale.

I sottosistemi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente STI e sono oggetto di questi accordi
possono continuare a essere utilizzati e sottoposti a interventi di manutenzione a condizione che siano
conformi alla normativa comunitaria.

La compatibilità di tali accordi con la legislazione dell’UE (compreso il loro carattere non discriminatorio) e in
particolare con la presente STI sarà oggetto di opportune valutazioni e la Commissione adotterà le misure
necessarie, per esempio la revisione della presente STI allo scopo di includervi eventuali casi specifici o misure
transitorie.

7.5.2. Accordi futuri

In ogni accordo futuro o modifica di accordi esistenti si terrà conto della legislazione dell’UE e in particolare
della presente STI. Gli Stati Membri notificano alla Commissione gli accordi o le modifiche suddetti. Gli Stati
Membri notificano alla Commissione tali accordi/modifiche, assoggettati alla stessa procedura di cui alla
sezione 7.5.1.
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ALLEGATO A

Componenti di interoperabilità del settore dell’infrastruttura

A.1. Scopo

Il presente Allegato descrive la valutazione di conformità dei componenti d’interoperabilità del settore
dell’infrastruttura.

A.2. Caratteristiche da valutare per i componenti di interoperabilità «consolidati»

Le caratteristiche dei componenti di interoperabilità da valutare nelle diverse fasi della progettazione, sviluppo e
fabbricazione sono contrassegnate con una «X» nella tabella A. Laddove non è richiesta alcuna valutazione da parte di
un organismo notificato, la tabella riporta l’indicazione «n.a.».

Tabella A1

Valutazione dei componenti di interoperabilità ai fini della dichiarazione CE di conformità

Caratteristiche da valutare

Valutazione nelle seguenti fasi

Fasi di progettazione e di sviluppo Fase di produ-
zione

Esame del
progetto

Esame del
processo di
fabbrica-
zione

Test di tipo
Qualità del
prodotto
(serie)

5.3.1 Rotaia

5.3.1.1 Profilo del fungo della rotaia X X n.a. X

5.3.1.2 Massa lineare di progettazione X n.a. n.a. n.a.

5.3.1.3 Tipi di acciaio X X n.a. X

5.3.2 Sistema di attacco di rotaia

5.3.2.a Resistenza minima allo scorri-
mento longitudinale della
rotaia

n.a. n.a. X X

5.3.2.b Resistenza ai carichi ripetuti n.a. n.a. X X

5.3.2.c Rigidezza dinamica delle solette n.a. n.a. X X

5.3.2.d Resistenza elettrica n.a. n.a. X X

5.3.3 Traverse e traversoni

5.3.3.a Massa X X X X

5.3.3.b Lunghezza X X X X

5.3.4 Dispositivi d’armamento

5.3.4.a Dispositivi di bloccaggio X n.a. n.a. n.a.

5.3.4.b Utilizzo di punte mobili X n.a. n.a. n.a.

5.3.4.c Caratteristiche geometriche X X n.a. X

5.3.5 Raccordi per riempimento acqua

5.3.5 Tipo e caratteristiche X n.a. n.a. X
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A.3 Caratteristiche da valutare per i componenti di interoperabilità «nuovi»

I nuovi componenti di interoperabilità devono essere valutati in fase di progettazione ai fini della verifica dei requisiti
di cui al capitolo 4, come indicato nella tabella A2. Laddove non è richiesta alcuna valutazione da parte di un
organismo notificato si indica nella tabella con l’indicazione «n.a.».

Le parti del capitolo 4 da utilizzare ai fini della valutazione dei dispositivi d’armamento sono indicate nel capitolo 5.

In fase di fabbricazione, le caratteristiche dei nuovi componenti di interoperabilità stabilite nelle specifiche tecniche
indicate nella documentazione tecnica devono essere valutate secondo il modulo selezionato.

Tabella A2

Valutazione di un nuovo componente di interoperabilità ai fini della verifica CE di conformità

Componenti di interoperabilità

Caratteristiche da valutare Rotaia Sistemi di attacco Traverse

4.2.2 Scartamento nominale n.a n.a Esame del progetto

4.2.3 Profilo minimo delle infra-
strutture

n.a n.a n.a

4.2.4 interasse dei binari n.a n.a n.a

4.2.5 Rampe e pendenze massime n.a n.a n.a

4.2.6 Raggio minimo delle curve n.a Esame del progetto n.a

4.2.7 Sopraelevazione n.a n.a n.a

4.2.8 Insufficienza di sopraeleva-
zione

n.a n.a n.a

4.2.9.2 Conicità equivalente (valore
di progettazione)

Esame del progetto Esame del progetto Esame del progetto

4.2.9.3.1 Valore minimo dello scar-
tamento medio

Esame del progetto
— In condizioni

operative

Esame del progetto
— In condizioni

operative

Esame del progetto —
In condizioni operative

4.2.10 Qualità geometrica del
binario e limiti sui difetti
isolati

n.a n.a n.a

4.2.11 Inclinazione della rotaia Esame del progetto Esame del progetto Esame del progetto

4.2.12 Dispositivi d’armamento n.a n.a n.a

4.2.12.1 Dispositivi di bloccaggio
(cfr. Tabella A1)

n.a n.a n.a

4.2.12.2 Utilizzo di punte mobili n.a n.a n.a

4.2.12.3 Caratteristiche geometriche
(cfr. Tabella A1)

n.a n.a n.a

4.2.13 Resistenza del binario Esame del progetto Esame del progetto Esame del progetto

4.2.14 Carichi di traffico sulle
opere d’arte

n.a n.a n.a

4.2.15 Rigidezza globale del bina-
rio

n.a Test di tipo n.a

4.2.16 Variazione massima della
pressione in galleria

n.a n.a n.a

4.2.17 Effetto dei venti trasversali n.a n.a n.a

4.2.18 Caratteristiche elettriche Test di tipo Test di tipo
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Componenti di interoperabilità

Caratteristiche da valutare Rotaia Sistemi di attacco Traverse

4.2.19 Rumore e vibrazioni n.a n.a n.a

4.2.20 Marciapiedi n.a n.a n.a

4.2.20.1 Accesso ai marciapiedi n.a n.a n.a

4.2.20.2 Lunghezza utile dei marcia-
piedi:

n.a n.a n.a

4.2.20.4-5 Altezza del marciapiede e
distanza dal centro del
binario

n.a n.a n.a

4.2.20.6 Tracciato di posa dei binari
lungo i marciapiedi

n.a n.a n.a

4.2.20.7 Prevenzione dei rischi di
elettrocuzione

n.a n.a n.a

4.2.20.8 Accesso per persone con
ridotta capacità motoria

n.a n.a n.a

4.2.21 Sicurezza antincendio e
sicurezza nelle gallerie fer-
roviarie

n.a n.a n.a

4.2.22 Accesso o intrusioni nelle
strutture di linea

n.a n.a n.a

4.2.23 Spazio laterale per i viag-
giatori in caso di evacua-
zione di un convoglio fuori
dalle stazioni

n.a n.a n.a

4.2.25 Binari di stazionamento ed
altre zone con accesso a velocità
ridottissima

n.a n.a n.a

4.2.25.1 Lunghezza del binario di
stazionamento

n.a n.a n.a

4.2.25.2 Pendenza del binario di
stazionamento

n.a n.a n.a

4.2.25.3 Raggio di curvatura n.a Esame del progetto n.a
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ALLEGATO B1

Valutazione del sottosistema «Infrastruttura»

B1.1. Scopo

Il presente Allegato descrive la valutazione di conformità del sottosistema «Infrastruttura».

B1.2 Caratteristiche e moduli

Le caratteristiche del sottosistema da valutare nelle varie fasi di progettazione, costruzione e funzionamento sono
indicate con una X nella tabella B1. Laddove non è richiesta alcuna valutazione da parte di un organismo notificato, la
tabella riporta l’indicazione «n.a.».

Ciò non preclude la necessità di effettuare altre valutazioni nell’ambito di altre fasi.

Definizione delle fasi di valutazione:

1 «progettazione definitiva ed esecutiva (prima della costruzione)»: include la verifica dell’esattezza dei valori/
parametri rispetto ai requisiti STI applicabili.

2 «Assemblato prima dell’entrata in servizio»: verifica sul campo della conformità del prodotto effettivo con i
rispettivi parametri di progettazione immediatamente prima dell’entrata in servizio.

3 «Convalida in condizioni operative»: verifica del funzionamento del sottosistema in esercizio.

Tabella B1

Valutazione del sottosistema «Infrastruttura» ai fini della verifica CE di conformità

Fasi di valutazione

1 2 3

Caratteristiche da valutare
Progettazione definitva
ed esecutiva (prima della

costruzione)

Assemblato prima
dell’entrata in servizio

Convalida in condizioni
operative

4.2.2 Scartamento nominale X n.a. n.a.

4.2.3 Profilo minimo delle infra-
strutture

X X n.a.

4.2.4 Interasse dei binari X X n.a.

4.2.5 Rampe e pendenze massime X n.a. n.a.

4.2.6 Raggio minimo di curvatura X X n.a.

4.2.7 Sopraelevazione X X n.a.

4.2.8 Insufficienza di sopraeleva-
zione

X n.a. n.a.

4.2.9.2 Conicità equivalente (valore
di progettazione)

X n.a. n.a.

4.2.9.3.1 Valore minimo dello scarta-
mento medio

n.a. X n.a.

4.2.10 Qualità geometrica del
binario e limiti dei difetti
isolati

n.a. n.a. n.a.

4.2.11 Inclinazione della rotaia X n.a. n.a.

4.2.12 Dispositivi d’armamento
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Fasi di valutazione

1 2 3

Caratteristiche da valutare
Progettazione definitva
ed esecutiva (prima della

costruzione)

Assemblato prima
dell’entrata in servizio

Convalida in condizioni
operative

4.2.12.1 Dispositivi di bloccaggio
(cfr. Tabella A1)

n.a. n.a. n.a.

4.2.12.2 Utilizzo di punte mobili X n.a. n.a.

4.2.12.3 Caratteristiche geometriche
(cfr. Tabella A1)

n.a. n.a. n.a.

4.2.13 Resistenza del binario X n.a. n.a.

4.2.14 Carichi di traffico sulle
opere d’arte

X n.a. n.a.

4.2.15 Rigidezza globale del bina-
rio

Riservato Riservato n.a.

4.2.16 Variazione massima della
pressione in galleria

X n.a. n.a.

4.2.17 Effetto dei venti trasversali n.a. n.a. n.a.

4.2.18 Caratteristiche elettriche n.a. n.a. n.a.

4.2.19 Rumore e vibrazioni n.a. n.a. n.a.

4.2.20 Marciapiedi

4.2.20.1 Accesso ai marciapiedi X n.a. n.a.

4.2.20.2 Lunghezza utile dei marcia-
piedi:

X n.a. n.a.

4.2.20.4-5 Altezza del marciapiede e
distanza dal centro del
binario

X X n.a

4.2.20.6 Tracciato di posa dei binari
lungo i marciapiedi

X n.a. n.a.

4.2.20.7 Prevenzione dei rischi di
elettrocuzione

X n.a. n.a.

4.2.20.8 Accesso per persone con
ridotta capacità motoria

X n.a. n.a.

4.2.21 Sicurezza antincendio e
sicurezza nelle gallerie fer-
roviarie

n.a. n.a. n.a.

4.2.22 Accesso o intrusioni nelle
strutture di linea

X n.a. n.a.

4.2.23 Spazio laterale per i viag-
giatori in caso di evacua-
zione di un convoglio fuori
dalle stazioni

X X n.a.

4.2.25 Binari di stazionamento ed
altre zone con accesso a velocità
ridottissima

4.2.25.1 Lunghezza del binario di
stazionamento

X n.a. n.a.

4.2.25.2 Pendenza del binario di
stazionamento

X n.a. n.a.

4.2.25.3 Raggio di curvatura X n.a. n.a.
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ALLEGATO B2

Valutazione del sottosistema «Manutenzione»

B2.1. Campo d’applicazione

Il presente Allegato indica la valutazione della conformità della parte del sottosistema «Manutenzione» relativa a
impianti fissi per la manutenzione dei convogli.

B2.2. Caratteristiche

Le caratteristiche del sottosistema da valutare nelle varie fasi di progettazione, costruzione e funzionamento sono
indicate con una X nella tabella B2. Laddove non è richiesta alcuna valutazione, la tabella riporta l’indicazione «n.a.».

Tabella B2

Valutazione del sottosistema «Manutenzione» da parte dello Stato membro

1 2 3

Caratteristiche da valutare
Progettazione definitva
ed esecutiva (prima della

costruzione)

Assemblato prima
dell’entrata in servizio

Convalida in condizioni
operative

4.2.26 Impianti fissi per la manuten-
zione dei treni

Raccordi per lo scarico dei W.C. X n.a. n.a.

Altezza di pulizia delle macchine
per lavaggio

X n.a. X

Velocità delle macchine per lavag-
gio

X n.a. n.a

Qualità dell’acqua X n.a. X

Qualità della sabbia n.a. n.a. X

Qualità del combustibile n.a. n.a. X
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ALLEGATO C

Procedure di valutazione

Moduli per i componenti di interoperabilità

Modulo A: Controllo interno della produzione

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che il componente di interoperabilità in questione soddisfa i
requisiti della STI ad esso applicabile.

2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente di interoperabilità ai requisiti
della STI. Nella misura necessaria ai fini della valutazione, essa deve comprendere il progetto, la fabbricazione, la
manutenzione e il funzionamento del componente di interoperabilità. Essa contiene, nella misura necessaria alla
valutazione:

— una descrizione generale del componente d’interoperabilità,

— il progetto teorico e le informazioni di fabbricazione, per esempio i disegni e gli schemi di fabbricazione dei
componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti, ecc.

— le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere il progetto e le informazioni di fabbricazione, la
manutenzione e il funzionamento del componente di interoperabilità

— le specifiche tecniche, incluse le specifiche europee (1) con le relative clausole, applicate integralmente o
parzialmente

— la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della STI, se le specifiche europee non sono
state applicate integralmente

— i risultati dei calcoli di progettazione, i controlli effettuati, ecc.,

— i rapporti sulle prove effettuate.

4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità di ogni
componente di interoperabilità fabbricato alla documentazione tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della STI che si
applicano ad esso.

5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità redige una dichiarazione scritta di conformità del
componente di interoperabilità. Il contenuto della dichiarazione deve comprendere almeno gli elementi indicati nella
direttiva 96/48/CE, Allegato IV, punto 3, e all’articolo 13, paragrafo 3. La dichiarazione CE di conformità e i
documenti che la accompagnano devono essere datati e firmati.

Detta dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e deve contenere quanto
segue:

— le direttive di riferimento (direttiva 96/48/CE e altre direttive applicabili ai componente di interoperabilità),

— il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e
l’indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore),

— la descrizione del componente di interoperabilità (marchio, tipo, ecc.),

— l’indicazione della procedura applicata (modulo) per la dichiarazione di conformità,

— tutti i pertinenti requisiti che devono essere soddisfatti dal componente d’interoperabilità e in particolare le sue
condizioni d’impiego,
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— il riferimento alla presente STI e a eventuali altre STI applicabili e, se del caso, il riferimento alle specifiche
europee,

— l’identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità.

6. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato conserva fra la documentazione tecnica anche una copia della
dichiarazione CE di conformità, per dieci anni a partire dalla data in cui è stato prodotto per l’ultima volta lo
specifico componente d’interoperabilità.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione
la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione nel mercato comunitario del
componente di interoperabilità.

7. Se, oltre alla dichiarazione CE di conformità, la STI richiede anche una dichiarazione CE di idoneità all’impiego del
componente di interoperabilità, tale dichiarazione va allegata alla prima dopo essere stata rilasciata dal fabbricante
alle condizioni di cui al modulo V.

Modulo A1: controllo interno del progetto con verifica della produzione

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che il componente di interoperabilità in questione soddisfa i
requisiti della STI ad esso applicabile.

2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente di interoperabilità ai requisiti
della STI.

La documentazione tecnica fornisce inoltre l’evidenza che il progetto del componente di interoperabilità, già
omologato prima dell’attuazione della presente STI, è conforme alla STI e che il componente di interoperabilità è
stato usato in servizio nello stesso ambito di applicazione.

Nella misura necessaria ai fini della valutazione, essa deve comprendere il progetto, la fabbricazione, la
manutenzione e il funzionamento del componente di interoperabilità. Essa contiene, nella misura necessaria alla
valutazione:

— una descrizione generale del componente di interoperabilità e delle condizioni di utilizzo

— il progetto teorico e le informazioni di fabbricazione, per esempio i disegni e gli schemi di fabbricazione dei
componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti, ecc.

— le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere il progetto e le informazioni di fabbricazione, la
manutenzione e il funzionamento del componente di interoperabilità

— le specifiche tecniche, incluse le specifiche europee (2) con le relative clausole, applicate integralmente o
parzialmente

— la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della STI, se le specifiche europee non sono
state applicate integralmente

— i risultati dei calcoli di progettazione, i controlli effettuati, ecc.,

— i rapporti sulle prove effettuate.

4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità di ogni
componente di interoperabilità fabbricato alla documentazione tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della STI che si
applicano ad esso.

5. L’organismo notificato, scelto dal fabbricante, effettua gli opportuni esami e prove per verificare la conformità dei
componenti di interoperabilità prodotti al tipo descritto nella documentazione tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti
della STI. Il fabbricante (3) può scegliere una delle seguenti procedure:
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5.1 Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto

5.1.1 Ogni prodotto è esaminato individualmente ed è oggetto di prove atte a verificarne la conformità al tipo descritto
nella documentazione tecnica e ai requisiti della STI che si applica ad esso. Se una prova non è stabilita nella STI (o in
una norma europea citata nella STI), si applicano le relative specifiche europee o prove equivalenti.

5.1.2 L’organismo notificato redige un certificato di conformità per i prodotti approvati in relazione alle prove effettuate.

5.2 Verifica statistica

5.2.1 Il fabbricante presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e adotta tutte le misure necessarie affinché il
processo di fabbricazione garantisca l’omogeneità di ogni lotto prodotto.

5.2.2 Tutti componenti d’interoperabilità vengono presentati per la verifica riuniti in lotti omogenei. Un campione è
prelevato a caso da ogni lotto. Ogni componente di interoperabilità nel campione è esaminato individualmente ed è
oggetto di prove idonee a verificarne la conformità al tipo descritto nella documentazione tecnica e ai requisiti della
STI che si applica ad esso e a determinare se il lotto è accettato o respinto. Se una prova non è stabilita nella STI (o in
una norma europea citata nella STI), si applicano le relative specifiche europee o prove equivalenti.

5.2.3 La verifica statistica deve utilizzare gli elementi appropriati (metodo statistico, programma di campionamento, ecc.)
a seconda delle caratteristiche da valutare, specificate nella STI.

5.2.4 Per i lotti approvati, l’organismo notificato rilascia un certificato di conformità rispetto alle prove condotte. Tutti i
componenti di interoperabilità del lotto possono essere immessi sul mercato ad eccezione di quelli riscontrati non
conformi.

5.2.5 Se un lotto è rifiutato, l’organismo notificato o l’autorità competente adotta le misure appropriate per evitarne
l’immissione sul mercato. Se i lotti risultano frequentemente non conformi, l’organismo notificato sospende la
verifica statistica.

6. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità stila una dichiarazione CE di conformità del componente
d’interoperabilità.

Il contenuto della dichiarazione deve comprendere almeno gli elementi indicati nella direttiva 96/48/CE, Allegato IV,
punto 3, e all’articolo 13, paragrafo 3. La dichiarazione CE di conformità e i documenti che la accompagnano
devono essere datati e firmati.

Detta dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e deve contenere quanto
segue:

— le direttive di riferimento (direttiva 96/48/CE e altre direttive applicabili al componente di interoperabilità),

— il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e
l’indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore),

— la descrizione del componente di interoperabilità (marca, tipo, ecc.),

— l’indicazione della procedura seguita (modulo) per la dichiarazione di conformità,

— ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, e in particolare le condizioni di
impiego,

— il nome e l’indirizzo degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per dichiarare la conformità
e la data dei certificati con indicazione della durata e delle condizioni di validità degli stessi,

— il riferimento alla STI e a eventuali altre STI applicabili e, se del caso, il riferimento alle specifiche europee,

— l’identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità.
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Il certificato cui fare riferimento è il certificato di conformità di cui al punto 5. Il fabbricante, o il suo mandatario
stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire, su richiesta, i certificati di conformità dell’organismo
notificato.

7. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato conserva fra la documentazione tecnica anche una copia della
dichiarazione CE di conformità, per dieci anni a partire dalla data in cui è stato prodotto per l’ultima volta lo
specifico componente d’interoperabilità.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione
la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del componente di interoperabilità
nel mercato comunitario.

8. Se, oltre alla dichiarazione CE di conformità, la STI richiede anche una dichiarazione CE di idoneità all’impiego del
componente di interoperabilità, tale dichiarazione va allegata alla prima dopo essere stata rilasciata dal fabbricante
alle condizioni di cui al modulo V.

Modulo B: Esame del tipo

1. Il presente modulo descrive la parte della procedura con la quale un organismo notificato verifica e attesta che un
componente tipo, campione rappresentativo di una determinata produzione, soddisfa le pertinenti disposizioni delle
STI.

2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella
Comunità.

La domanda deve contenere:

— il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e
l’indirizzo di quest’ultimo;

— una dichiarazione scritta che precisa che nessuna analoga domanda è stata presentata ad un altro organismo
notificato,

— la documentazione tecnica descritta al punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell’organismo notificato un campione rappresentativo della produzione
considerata, qui di seguito denominato «tipo». Un campione tipo può essere rappresentativo di molte versioni del
componente d’interoperabilità, a condizione che le differenze tra le versioni non pregiudichino il soddisfacimento
delle disposizioni della STI.

L’organismo notificato può chiedere altri campioni se la metodologia di prova adottata lo rende necessario.

Se non sono richieste prove del tipo nell’ambito della procedura di esame e il tipo è definito in modo adeguato nella
documentazione tecnica descritta al punto 3, l’organismo notificato accetta che non sia messo a disposizione alcun
campione.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente di interoperabilità ai requisiti
della STI. Nella misura necessaria ai fini della valutazione, essa deve comprendere il progetto, la fabbricazione, la
manutenzione e il funzionamento del componente di interoperabilità.

La documentazione tecnica comprende:

— una descrizione generale del campione tipo,

— il progetto teorico e le informazioni di fabbricazione, per esempio i disegni, gli schemi di fabbricazione dei
componenti, delle sottounità, dei circuiti, ecc.

— le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere il progetto e le informazioni di fabbricazione, la
manutenzione e il funzionamento del componente di interoperabilità

— le condizioni d’integrazione del componente di interoperabilità nel suo ambito funzionale (sottoinsieme,
insieme, sottosistema) e le necessarie condizioni d’interfaccia,

— le condizioni d’impiego e manutenzione del componente di interoperabilità (restrizioni in termini di tempo di
funzionamento o di percorrenza, limiti d’usura, ecc.),

— le specifiche tecniche, incluse le specifiche europee (4) con le relative clausole, applicate integralmente o
parzialmente,

19.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 77/71

(4) La definizione di specifica europea è contenuta nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. La guida per l’applicazione delle STI per il sistema
ferroviario ad alta velocità spiega le modalità di utilizzo delle specifiche europee.



— la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della STI, se le specifiche europee non sono
state applicate integralmente

— i risultati dei calcoli di progettazione, i controlli effettuati, ecc.,

— i rapporti sulle prove effettuate,

4. L’organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica;

4.2 verifica che il campione necessario per la prova sia stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica ed
effettua o fa effettuare le prove di tipo conformemente alle disposizioni della STI e/o alle specifiche europee
applicabili;

4.3 qualora la STI richieda un esame del progetto, effettua un esame dei metodi di progettazione, degli strumenti di
progettazione e dei risultati del progetto, al fine di accertarne l’idoneità a soddisfare i requisiti di conformità per il
componente di interoperabilità al completamento del processo di progettazione;

4.4 qualora la STI richieda una revisione del processo di fabbricazione, effettua un esame del processo concepito per la
fabbricazione del componente di interoperabilità, al fine di valutare il contributo alla conformità del prodotto, e/o
verifica il riesame effettuato dal fabbricante al completamento del processo di progettazione;

4.5 individua gli elementi progettati in conformità alle disposizioni applicabili della STI e alle specifiche europee, nonché
gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali specifiche europee;

4.6 effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie in conformità ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 per stabilire se,
qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle relative specifiche europee, tali norme siano state
effettivamente applicate;

4.7 effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie in conformità ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 per stabilire se,
qualora non siano state applicate le relative specifiche europee, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i
requisiti della STI;

4.8 stabilisce, con il richiedente, il luogo dove effettuare controlli e prove previsti.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della STI, l’organismo notificato rilascia un certificato di esame del tipo al
richiedente. Il certificato contiene il nome e l’indirizzo del fabbricante, i risultati del controllo, le condizioni di
validità del certificato e i dati necessari per identificare il campione tipo approvato.

La validità del certificato non può superare i 5 anni.

Al certificato è Allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l’organismo
notificato conserva una copia.

Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità viene negato il rilascio di un certificato di esame del
tipo, l’organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica riguardante il certificato
dell’esame del tipo a proposito di tutte le modifiche del prodotto approvato che possono influenzare la conformità ai
requisiti della STI o le condizioni prescritte per l’uso del prodotto. In tal caso i componenti di interoperabilità
devono ricevere un’approvazione integrativa da parte dell’organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di
esame del tipo. In questo caso, l’organismo notificato esegue esclusivamente gli esami e le prove pertinenti e resi
necessari dalle modifiche. La nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento del certificato
originale di esame del tipo, oppure viene rilasciato un nuovo certificato previo ritiro di quello vecchio.

7. Qualora non siano state apportate le modifiche di cui al punto 6, la validità di un certificato in scadenza può essere
prorogata per un ulteriore periodo di validità. Il richiedente presenta domanda per tale proroga dichiarando per
iscritto che non sono state apportate modifiche; in assenza di indicazioni contrarie, l’organismo notificato concede
una proroga per un ulteriore periodo di validità di cui al paragrafo 5. La procedura può essere ripetuta.

8. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti i certificati di
esame del tipo e i complementi rilasciati, ritirati o rifiutati.
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9. Gli altri organismi notificati ottengono, su richiesta, copia dei certificati di esame del tipo e/o dei loro complementi.
Gli allegati ai certificati (cfr. il paragrafo 5) sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

10. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia
dei certificati di esame del tipo e dei loro complementi per dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo
componente di interoperabilità. Quando né il fabbricante né il suo mandatario risiedono nella Comunità, l’obbligo
di conservare la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione sul mercato
comunitario del componente d’interoperabilità.

Modulo D: Sistema di gestione della qualità della produzione

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che il componente di interoperabilità in questione è
conforme al tipo oggetto del certificato di esame del tipo e soddisfa i requisiti della STI ad esso applicabili.

2. Il fabbricante adotta un sistema di gestione della qualità approvato per la produzione, l’ispezione finale e il collaudo
del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di gestione della qualità

3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del proprio sistema di gestione della qualità a un organismo
notificato di sua scelta per i componenti di interoperabilità interessati.

La domanda deve contenere:

— tutte le informazioni utili per la categoria di prodotti rappresentativa dei componenti di interoperabilità
previsti,

— la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità

— la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato CE di esame del tipo, rilasciato
in seguito al completamento della procedura di esame del tipo di cui al modulo B

— una dichiarazione scritta che precisa che nessuna analoga domanda è stata presentata ad un altro organismo
notificato,

3.2 Il sistema di gestione della qualità deve garantire la conformità dei componenti di interoperabilità al tipo oggetto del
certificato CE di esame del tipo e ai requisiti della STI ad essi applicabili. Elementi, requisiti e disposizioni adottati dal
fabbricante devono essere sistematicamente ordinati distinguendo principi ispiratori, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di gestione della qualità deve permettere un’interpretazione uniforme dei
programmi, piani, manuali e registrazioni della qualità.

La documentazione deve contenere in particolare una adeguata descrizione di quanto segue:

— obiettivi di qualità e struttura organizzativa,

— responsabilità e poteri della direzione per garantire la qualità dei prodotti,

— i processi di fabbricazione, gli interventi sistematici, le tecniche di controllo e di gestione della qualità che
saranno utilizzati

— gli esami, le verifiche e le prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione
della frequenza con cui si intende effettuarli,

— le registrazioni di qualità (ad esempio relazioni delle ispezioni e delle prove, dati di taratura, qualifiche del
personale interessato, ecc.),

— i mezzi per controllare il conseguimento della qualità del prodotto richiesta e l’efficacia di funzionamento del
sistema di gestione della qualità.

3.3 L’organismo notificato valuta il sistema di gestione della qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al
punto 3.2. Si presume la conformità ai requisiti se il fabbricante attua un sistema di qualità per la produzione,
l’ispezione finale del prodotto e il collaudo nel rispetto della norma EN/ISO 9001-2000, che prende in
considerazione la specificità del componente di interoperabilità per cui è attuata.
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Ai fini della valutazione l’organismo notificato tiene conto del fatto che il fabbricante utilizza un sistema certificato
di gestione della qualità.

L’audit deve essere specificamente calibrato sulla categoria di prodotti rappresentativa del componente
d’interoperabilità controllato. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto
nella tecnologia di prodotto oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita
presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e le conclusioni in
merito alla valutazione, debitamente motivate.

3.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di gestione della qualità come approvato e a
fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il
sistema di gestione della qualità in merito a eventuali modifiche al sistema stesso.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di gestione della qualità modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la
decisione della valutazione, debitamente motivate.

4. Sorveglianza del sistema di gestione della qualità sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1 La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di gestione della
qualità approvato.

4.2 Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova
e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità;

— altra documentazione quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale,
ecc.

4.3 L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi
il sistema di gestione della qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

Le verifiche ispettive sono effettuate almeno una volta all’anno.

Ai fini della sorveglianza l’organismo notificato tiene conto del fatto che il fabbricante utilizza un sistema certificato
di gestione della qualità.

4.4 Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni l’organismo
notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione della
qualità, se necessario. Esso presenta al fabbricante una relazione sull’ispezione e, se sono state svolte delle prove,
anche una relazione sulle prove effettuate.

5. Ogni organismo notificato comunica altresì agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le
approvazioni dei sistemi di gestione della qualità da esso rilasciate, ritirate o negate.

Gli altri organismi notificati possono ricevere, su richiesta, copia delle approvazioni dei sistemi di gestione della
qualità rilasciate.

6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui il
prodotto è stato per l’ultima volta fabbricato:

— la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino,

— gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo capoverso;

— le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al paragrafo finale dei punti 3.4, 4.3 e 4.4.
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7. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità stila una dichiarazione CE di conformità del componente
d’interoperabilità.

Il contenuto della dichiarazione deve comprendere almeno gli elementi indicati nella direttiva 96/48/CE, Allegato IV,
punto 3, e all’articolo 13, paragrafo 3. La dichiarazione CE di conformità e i documenti che la accompagnano
devono essere datati e firmati.

Detta dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e deve contenere quanto
segue:

— le direttive di riferimento (direttiva 96/48/CE e altre direttive applicabili al componente di interoperabilità),

— il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e
l’indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore),

— la descrizione del componente di interoperabilità (marca, tipo, ecc.),

— l’indicazione della procedura seguita (modulo) per la dichiarazione di conformità,

— ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, in particolare le condizioni di
impiego,

— il nome e l’indirizzo degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per dichiarare la conformità
e la data dei certificati di esame con indicazione della durata e delle condizioni di validità degli stessi,

— il riferimento alla presente STI e a eventuali altre STI applicabili e, se del caso, il riferimento delle specifiche
europee (5),

— l’identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità.

I certificati considerati sono:

— l’approvazione del sistema di gestione della qualità di cui al punto 3

— il certificato CE di esame del tipo e i suoi allegati.

8. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione CE di conformità per
un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del componente di interoperabilità.

Quando né il fabbricante né il suo mandatario risiedono nella Comunità, l’obbligo di conservare la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione sul mercato comunitario del componente
d’interoperabilità.

9. Se le STI prevedono, oltre alla dichiarazione CE di conformità, anche una dichiarazione CE d’idoneità all’impiego del
componente d’interoperabilità, anche tale dichiarazione deve essere allegata, dopo essere stata rilasciata dal
fabbricante alle condizioni indicate nel modulo V.

Modulo F: Verifica del prodotto

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità accerta e
dichiara che il componente di interoperabilità in questione, cui sono state applicate le disposizioni del punto 3, è
conforme al tipo oggetto del certificato CE di esame del tipo e soddisfa i requisiti della STI che ad esso si applicano.

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei
componenti di interoperabilità al tipo oggetto del certificato CE di esame del tipo e ai requisiti della STI che ad essi si
applicano.
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3. L’organismo notificato svolge gli esami e le prove appropriati per controllare la conformità del componente di
interoperabilità al tipo oggetto del certificato CE di esame del tipo e ai requisiti della STI. Il fabbricante (6) può
scegliere di eseguire un esame o una prova su ogni componente di interoperabilità, come specificato al punto 4, o di
procedere a esami e prove sui componenti di interoperabilità su base statistica, come specificato al punto 5.

4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo componente di interoperabilità

4.1 Ogni prodotto deve essere controllato singolarmente e sottoposto a prove adeguate per verificarne al conformità al
tipo descritto nel certificato CE di esame del tipo e ai requisiti della STI applicabili. Se una prova non è definita nella
STI (o in una norma europea citata nella STI), si applicano le specifiche europee (7) pertinenti o prove equivalenti.

4.2 L’organismo notificato redige un certificato CE di conformità per i prodotti approvati relativo alle prove effettuate.

4.3 Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve esibire, se richiesto, i certificati di conformità
dell’organismo notificato.

5. Verifica statistica

5.1 Il fabbricante presenta i componenti di interoperabilità sotto forma di lotti omogenei e adotta tutte le misure
necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l’omogeneità di ciascun lotto prodotto.

5.2 Tutti i componenti d’interoperabilità vengono presentati per la verifica riuniti in lotti omogenei. Un campione è
prelevato a caso da ogni lotto. Ogni componente di interoperabilità nel campione è esaminato individualmente ed è
oggetto di prove idonee per verificarne la conformità al tipo oggetto del certificato CE di esame del tipo e ai requisiti
della STI che si applica ad esso e determinare se il lotto è accettato o respinto. Se una prova non è fissata nella STI (o
in una norma europea citata nella STI), si applicano le specifiche europee pertinenti o prove equivalenti.

5.3 La verifica statistica deve utilizzare gli elementi appropriati (metodo statistico, programma di campionamento, ecc.)
a seconda delle caratteristiche da valutare, specificate nella STI.

5.4 Per i lotti accettati, l’organismo notificato redige un certificato di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli
esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato ad eccezione di quelli riscontrati non conformi.

Se un lotto è rifiutato, l’organismo notificato o l’autorità competente adotta le misure appropriate per evitarne
l’immissione sul mercato. Se i lotti risultano frequentemente non conformi, l’organismo notificato sospende la
verifica statistica.

5.5 Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire, su richiesta, i certificati di
conformità dell’organismo notificato.

6. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità stila una dichiarazione CE di conformità del componente
d’interoperabilità.

Il contenuto della dichiarazione deve comprendere almeno gli elementi indicati nella direttiva 96/48/CE, Allegato IV,
punto 3, e all’articolo 13, paragrafo 3. La dichiarazione CE di conformità e i documenti che la accompagnano
devono essere datati e firmati.

Detta dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e deve contenere quanto
segue:

— le direttive di riferimento (direttiva 96/48/CE e altre direttive applicabili ai componente di interoperabilità),

— il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e
l’indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore),

— la descrizione del componente di interoperabilità (marca, tipo, ecc.),
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— l’indicazione della procedura seguita (modulo) per la dichiarazione di conformità,

— ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, in particolare le condizioni di
impiego,

— il nome e l’indirizzo degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per dichiarare la conformità
e la data dei certificati di esame con indicazione della durata e delle condizioni di validità degli stessi,

— il riferimento alla STI e a eventuali altre STI applicabili e, se del caso, il riferimento alle specifiche europee,

— l’identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità.

I certificati considerati sono:

— il certificato CE di esame del tipo e i suoi allegati,

— il certificato di conformità di cui ai punti 4 o 5.

7. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione CE di conformità per
un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del componente di interoperabilità.

Quando né il fabbricante né il suo mandatario risiedono nella Comunità, l’obbligo di conservare la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione sul mercato comunitario del componente
d’interoperabilità.

8. Se le STI prevedono, oltre alla dichiarazione CE di conformità, anche una dichiarazione CE d’idoneità all’impiego del
componente d’interoperabilità, anche tale dichiarazione dovrà essere allegata, dopo essere stata rilasciata dal
fabbricante alle condizioni indicate nel modulo V.

Modulo H 1: Sistema di gestione della qualità totale

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti della STI ad essi
applicabili.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di gestione della qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione,
l’ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di
cui al punto 4.

3. Sistema di gestione della qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del sistema di gestione della qualità a un organismo notificato di
sua scelta per i componenti di interoperabilità interessati.

La domanda deve contenere:

— tutte le informazioni utili alla categoria di prodotti rappresentativa del componente di interoperabilità previsto,

— la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità,

— una dichiarazione scritta che precisa che nessuna analoga domanda è stata presentata ad un altro organismo
notificato,

3.2. Il sistema di gestione della qualità deve garantire la conformità del componente di interoperabilità ai requisiti della
STI ad esso applicabili. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere
documentate in maniera sistematica ed ordinata in forma di politiche, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di gestione della qualità deve permettere una interpretazione uniforme delle
politiche e procedure quali programmi, piani, manuali e registrazioni riguardanti la qualità.
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La documentazione deve contenere in particolare una adeguata descrizione di quanto segue:

— obiettivi di qualità e struttura organizzativa,

— responsabilità e poteri della direzione per garantire la qualità dei prodotti,

— le specifiche tecniche di progettazione, comprese le specifiche europee (8), che si intende applicare e, qualora
non vengano applicate pienamente le specifiche europee, gli strumenti che permetteranno di garantire che
siano soddisfatti i requisiti della STI applicabili al componente di interoperabilità,

— le tecniche, i processi e gli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che
verranno applicati nella progettazione dei componenti di interoperabilità appartenenti alla categoria in
questione,

— le tecniche, i processi e gli interventi sistematici corrispondenti che si intende applicare nella fabbricazione, nel
controllo qualità e nel sistema di gestione qualità,

— gli esami, le verifiche e le prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione
della frequenza con cui si intende effettuarli,

— le registrazioni relative alla qualità (ad esempio relazioni delle ispezioni e delle prove, dati di taratura, qualifiche
del personale interessato, ecc.),

— i mezzi per controllare il conseguimento della qualità richiesta e l’efficacia di funzionamento del sistema di
gestione della qualità.

Le politiche e procedure della qualità comprendono, in particolare, le fasi di valutazione, quali il riesame del
progetto, il riesame del processo di fabbricazione e le prove di tipo, secondo quanto specificato nella STI per le
diverse caratteristiche e prestazioni del componente di interoperabilità.

3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di gestione della qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al
punto 3.2. Presume la conformità ai requisiti se il fabbricante attua un sistema qualità per la progettazione, la produ-
zione, l’ispezione finale del prodotto e il collaudo nel rispetto della norma EN/ISO 9001-2000, che prende in
considerazione la specificità del componente di interoperabilità per cui è attuata.

Ai fini della valutazione l’organismo notificato tiene conto del fatto che il fabbricante utilizza un sistema certificato
di gestione della qualità.

L’audit deve essere specificamente calibrato sulla categoria di prodotti rappresentativa del componente
d’interoperabilità controllato. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto
nella tecnologia di prodotto oggetto della valutazione. La procedura di valutazione comprende obbligatoriamente
una visita d’ispezione presso il fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione in merito
alla valutazione, debitamente motivata.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di gestione della qualità come approvato e a
fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il
sistema di gestione della qualità in merito a eventuali modifiche al sistema stesso.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di gestione della qualità modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni della
valutazione e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza del sistema di gestione della qualità sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di gestione della
qualità approvato.
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4.2. Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione,
ispezione, prova e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, tra cui in particolare:

— la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità;

— le registrazioni in materia di qualità previste dalla sezione del sistema di gestione della qualità riguardante la
progettazione, per esempio risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,

— le registrazioni della qualità previste dal sistema di gestione della qualità riguardante la fabbricazione, quali i
rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3 L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi
il sistema di gestione della qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. Ai fini della
sorveglianza l’organismo notificato tiene conto del fatto che il fabbricante utilizza un sistema certificato di gestione
della qualità.

Le verifiche ispettive sono effettuate almeno una volta all’anno.

4.4 L’organismo notificato può inoltre effettuare ispezioni senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni, se
necessario, l’organismo notificato può eseguire o far eseguire prove atte a verificare il corretto funzionamento del
sistema di gestione della qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una
relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui il
prodotto è stato per l’ultima volta fabbricato:

— la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

— gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo capoverso,

— le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al comma finale dei punti 3.4, 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica altresì agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le
approvazioni dei sistemi di gestione della qualità da esso rilasciate, ritirate o negate.

Gli altri organismi notificati possono ricevere, su richiesta, copia delle approvazioni del sistema di gestione della
qualità e delle approvazioni aggiuntive rilasciate.

7. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità stila una dichiarazione CE di conformità del componente
d’interoperabilità.

Il contenuto della dichiarazione deve comprendere almeno gli elementi indicati nella direttiva 96/48/CE, Allegato IV,
punto 3, e all’articolo 13, paragrafo 3. La dichiarazione CE di conformità e i documenti che la accompagnano
devono essere datati e firmati.

Detta dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e deve contenere quanto
segue:

— le direttive di riferimento (direttiva 96/48/CE e altre direttive applicabili ai componente di interoperabilità),

— il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e
l’indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore),

— la descrizione del componente di interoperabilità (marca, tipo, ecc.),

— l’indicazione della procedura seguita (modulo) per la dichiarazione di conformità,

— ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità e in particolare le sue condizioni di
impiego,

— il nome e l’indirizzo degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per dichiarare la conformità
e la data dei certificati con indicazione della durata e delle condizioni di validità degli stessi,
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— il riferimento alla presente STI e a eventuali altre STI applicabili e, se del caso, il riferimento alle specifiche
europee,

— l’identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità.

I certificati da indicare sono:

— le approvazioni del sistema di gestione della qualità di cui al punto 3.

8. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione CE di conformità per
un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del componente di interoperabilità.

Quando né il fabbricante né il suo mandatario risiedono nella Comunità, l’obbligo di conservare la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione sul mercato comunitario del componente
d’interoperabilità.

9. Se le STI prevedono, oltre alla dichiarazione CE di conformità, anche una dichiarazione CE d’idoneità all’impiego del
componente d’interoperabilità, anche tale dichiarazione dovrà essere allegata, dopo essere stata rilasciata dal
fabbricante alle condizioni indicate nel modulo V.

Modulo H2: Sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui un organismo notificato svolge un esame del progetto di un
componente di interoperabilità e il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi
di cui al punto 2, accerta e dichiara che il componente di interoperabilità in questione soddisfa i requisiti della STI ad
esso applicabili.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di gestione della qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione,
l’ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di
cui al punto 4.

3. Sistema di gestione della qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del sistema di gestione della qualità a un organismo notificato di
sua scelta per i componenti di interoperabilità interessati.

La domanda deve contenere:

— tutte le informazioni utili alla categoria di prodotti rappresentativa del componente di interoperabilità previsto,

— la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità,

— una dichiarazione scritta che precisa che nessuna analoga domanda è stata presentata ad un altro organismo
notificato,

3.2. Il sistema di gestione della qualità deve garantire la conformità del componente di interoperabilità ai requisiti della
STI ad esso applicabili. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere
documentate in maniera sistematica ed ordinata in forma di politiche, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di gestione della qualità deve permettere una interpretazione uniforme delle
politiche e procedure quali programmi, piani, manuali e registrazioni riguardanti la qualità.

La documentazione deve contenere in particolare un’adeguata descrizione di:

— obiettivi di qualità e struttura organizzativa,

— responsabilità e poteri della direzione con riferimento alla progettazione e alla qualità del prodotto,

— le specifiche tecniche di progettazione, comprese le specifiche europee (9), che si intende applicare e, qualora
non vengano applicate pienamente le specifiche europee, gli strumenti che permetteranno di garantire che
siano soddisfatti i requisiti della STI applicabili al componente di interoperabilità,

L 77/80 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.3.2008

(9) La definizione di specifica europea è contenuta nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. La guida per l’applicazione delle STI per il sistema
ferroviario ad alta velocità spiega le modalità di utilizzo delle specifiche europee.



— le tecniche, i processi e gli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che
verranno applicati nella progettazione dei componenti di interoperabilità appartenenti alla categoria in
questione,

— le tecniche, i processi e gli interventi sistematici corrispondenti che si intende applicare nella fabbricazione, nel
controllo qualità e nel sistema di gestione qualità,

— gli esami, le verifiche e le prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione
della frequenza con cui si intende effettuarli,

— le registrazioni relative alla qualità (ad esempio relazioni delle ispezioni e delle prove, dati di taratura, qualifiche
del personale interessato, ecc.),

— i mezzi per controllare il conseguimento della qualità richiesta e l’efficacia di funzionamento del sistema di
gestione della qualità.

Le politiche e procedure della qualità comprendono, in particolare, le fasi di valutazione, quali il riesame del
progetto, il riesame dei processi di fabbricazione e le prove sul tipo, secondo quanto specificato nella STI per le
diverse caratteristiche e prestazioni del componente di interoperabilità.

3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di gestione della qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al
punto 3.2. Presume la conformità ai requisiti se il fabbricante attua un sistema qualità per la progettazione, la
produzione, l’ispezio-
ne finale del prodotto e il collaudo nel rispetto della norma EN/ISO 9001-2000, che prende in considerazione la
specificità del componente di interoperabilità per cui è attuata.

Ai fini della valutazione l’organismo notificato tiene conto del fatto che il fabbricante utilizza un sistema certificato
di gestione della qualità.

L’audit deve essere specificamente calibrato sulla categoria di prodotti rappresentativa del componente
d’interoperabilità controllato. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto
nella tecnologia di prodotto oggetto della valutazione. La procedura di valutazione comprende obbligatoriamente
una visita ispettiva presso il fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’audit e la motivazione
circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di gestione della qualità come approvato e a
fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il
sistema di gestione della qualità in merito a eventuali modifiche al sistema stesso.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di gestione della qualità modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni della
valutazione e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza del sistema di gestione della qualità sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di gestione della
qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione,
ispezione, prova e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, compresi:

— la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità;

— le registrazioni della qualità previste dalla sezione del sistema di gestione della qualità riguardante la
progettazione, per esempio risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,

— le registrazioni della qualità previste dal sistema di gestione della qualità in relazione alla fabbricazione, quali i
rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
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4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi
il sistema di gestione della qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. Ai fini della
sorveglianza l’organismo notificato tiene conto del fatto che il fabbricante utilizza un sistema certificato di gestione
della qualità.

Le verifiche ispettive sono effettuate almeno una volta all’anno.

4.4. L’organismo notificato può inoltre effettuare ispezioni senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni, se
necessario, l’organismo notificato può eseguire o far eseguire prove atte a verificare il corretto funzionamento del
sistema di gestione della qualità. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una
relazione sulle prove.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui il
prodotto è stato per l’ultima volta fabbricato:

— la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

— gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo capoverso,

— le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui all’ultimo capoverso dei punti 3.4, 4.3 e 4.4.

6. Esame del progetto

6.1 Il fabbricante presenta una domanda di esame del progetto del componente di interoperabilità a un organismo
notificato di sua scelta.

6.2 La domanda deve consentire di comprendere il progetto, la fabbricazione, la manutenzione e il funzionamento del
componente di interoperabilità nonché di valutare la conformità ai corrispondenti requisiti della STI.

Essa deve comprendere:

— una descrizione generale del campione tipo,

— le specifiche tecniche di progetto, incluse le specifiche europee con le relative clausole, applicate integralmente
o parzialmente,

— le necessarie evidenze dell’adeguatezza, in particolare nel caso in cui le specifiche europee e le relative clausole
non sono state applicate integralmente,

— il programma delle prove,

— le condizioni d’integrazione del componente di interoperabilità nel suo ambito funzionale (sottoinsiemi,
assiemi, sottosistema) e le necessarie condizioni d’interfaccia,

— le condizioni d’impiego e manutenzione del componente di interoperabilità (restrizioni in termini di tempo di
funzionamento o di percorrenza, limiti d’usura, ecc.),

— una dichiarazione scritta che precisa che nessuna analoga domanda è stata presentata ad un altro organismo
notificato.

6.3. Il richiedente presenta i risultati delle prove (10), comprese le prove di tipo, ove richiesto, svolte dal suo laboratorio o
per suo conto.

6.4. L’organismo notificato esamina la domanda e valuta i risultati delle prove. Se il progetto soddisfa le disposizioni della
STI ad essa applicabili, l’organismo notificato rilascia al richiedente un certificato CE di esame del progetto. Tale
certificato contiene le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto
approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del prodotto.

La validità del certificato non può superare i 5 anni.

6.5. Il richiedente tiene informato l’organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di esame del progetto in merito
a qualsiasi modifica apportata al progetto approvato che possa influenzare la conformità ai requisiti della STI o le
condizioni prescritte per l’uso del componente di interoperabilità. In tal caso i componenti di interoperabilità
devono ricevere un’approvazione integrativa da parte dell’organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di
esame del progetto. In questo caso, l’organismo notificato esegue esclusivamente gli esami e le prove pertinenti e resi
necessari dalle modifiche. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento all’iniziale
certificato CE di esame del progetto.
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6.6. Qualora non siano state apportate le modifiche di cui al paragrafo 6.4, la validità di un certificato in scadenza può
essere prorogata per un ulteriore periodo di validità. Il richiedente presenta domanda per tale proroga dichiarando
per iscritto che non sono state apportate modifiche; in assenza di indicazioni contrarie, l’organismo notificato
concede una proroga per un ulteriore periodo di validità di cui al paragrafo 6.3. La procedura può essere ripetuta.

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le
approvazioni di sistemi di gestione della qualità e i certificati CE di esame del progetto rilasciati, ritirati o rifiutati.

Gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia:

— delle approvazioni di sistemi di gestione della qualità e delle approvazioni complementari rilasciate,

— dei certificati CE di esame del progetto rilasciati e dei relativi allegati

8. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità stila una dichiarazione CE di conformità del componente
d’interoperabilità.

Il contenuto della dichiarazione deve comprendere almeno gli elementi indicati nella direttiva 96/48/CE, Allegato IV,
punto 3, e all’articolo 13, paragrafo 3. La dichiarazione CE di conformità e i documenti che la accompagnano
devono essere datati e firmati.

Detta dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e deve contenere quanto
segue:

— le direttive di riferimento (direttiva 96/48/CE e altre direttive applicabili ai componente di interoperabilità),

— il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e
l’indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore),

— la descrizione del componente di interoperabilità (marca, tipo, ecc.),

— l’indicazione della procedura seguita (modulo) per la dichiarazione di conformità,

— ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, in particolare le condizioni di
impiego,

— il nome e l’indirizzo degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per dichiarare la conformità
e la data dei certificati di esame con indicazione della durata e delle condizioni di validità degli stessi,

— il riferimento alla STI e a eventuali altre STI applicabili e, se del caso, il riferimento alle specifiche europee,

— l’identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità.

I certificati considerati sono:

— l’approvazione del sistema di gestione della qualità e i rapporti sulla sorveglianza di cui ai punti 3 e 4,

— il certificato CE di esame del progetto e i relativi allegati.

9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione CE di conformità per
un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del componente di interoperabilità.

Quando né il fabbricante né il suo mandatario risiedono nella Comunità, l’obbligo di conservare la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione sul mercato comunitario del componente
d’interoperabilità.

10. Se le STI prevedono, oltre alla dichiarazione CE di conformità, anche una dichiarazione CE d’idoneità all’impiego del
componente d’interoperabilità, anche tale dichiarazione dovrà essere allegata, dopo essere stata rilasciata dal
fabbricante alle condizioni indicate nel modulo V.
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Modulo V: Convalida del tipo tramite sperimentazione in servizio (idoneità all’impiego)

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un campione
rappresentativo della produzione prevista soddisfa i requisiti della STI ad esso applicabili per l’idoneità all’impiego,
tramite convalida del tipo dimostrata tramite sperimentazione in servizio (11).

2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità presenta un a domanda di convalida del tipo tramite
sperimentazione in servizio a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

— il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e
l’indirizzo di quest’ultimo;

— una dichiarazione scritta che precisa che nessuna analoga domanda è stata presentata ad un altro organismo
notificato,

— la documentazione tecnica di cui al punto 3;

— il programma di convalida tramite sperimentazione in servizio di cui al punto 4;

— il nome e l’indirizzo delle società (Gestori dell’Infrastruttura e/o imprese ferroviarie) con cui il richiedente ha
concluso un accordo per contribuire a una valutazione di idoneità all’impiego tramite sperimentazione in
servizio

— Utilizzando il componente di interoperabilità in servizio,

— Controllando il comportamento in servizio e

— Redigendo una relazione sulla sperimentazione in servizio

— il nome e l’indirizzo della società che effettua la manutenzione del componente di interoperabilità durante il
periodo o per la distanza percorsa previsti dalla sperimentazione in servizio,

— una dichiarazione CE di conformità del componente di interoperabilità e,

— Se la STI richiede il modulo B, un certificato CE di esame del tipo,

— Se la STI richiede il modulo H2, un certificato CE di esame del progetto.

Il richiedente mette a disposizione delle società che utilizzano il componente di interoperabilità in servizio un
esemplare o un numero sufficiente di esemplari, rappresentativo della produzione prevista e in appresso definito
«tipo». Un tipo può essere utilizzato per diverse versioni del componente di interoperabilità, a condizione che tutte le
differenze fra le versioni siano oggetto delle dichiarazioni CE di conformità e dei certificati summenzionati.

L’organismo notificato può richiedere ulteriori campioni, se necessario, per eseguire la convalida tramite la
sperimentazione in servizio.

3. La documentazione tecnica deve consentire la valutazione della conformità del prodotto ai requisiti della STI. La
documentazione deve riguardare il funzionamento del componente di interoperabilità e, nella misura pertinente ai
fini della valutazione, anche il progetto, la fabbricazione e la manutenzione.

La documentazione tecnica comprende:

— una descrizione generale del campione tipo,

— la specifica tecnica con cui devono essere valutate le prestazioni e il comportamento in servizio del
componente di interoperabilità (STI pertinente e/o specifiche europee con clausole pertinenti),

— le condizioni d’integrazione del componente di interoperabilità nel suo ambito funzionale (sottoinsieme,
insieme, sottosistema) e le necessarie condizioni d’interfaccia,
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— le condizioni d’impiego e manutenzione del componente di interoperabilità (restrizioni in termini di tempo di
funzionamento o di percorrenza, limiti d’usura, ecc.),

— le descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del
componente di interoperabilità;

e, nella misura pertinente ai fini della valutazione,

— i disegni di progetto e fabbricazione,

— i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati;

— le relazioni delle prove effettuate.

La documentazione tecnica deve inoltre contenere tutte le altre informazioni eventualmente richieste dalla STI.

È inoltre Allegato un elenco delle specifiche europee citate nella documentazione tecnica e applicate integralmente o
parzialmente.

4. Il programma per la convalida tramite sperimentazione in servizio include:

— la prestazione o il comportamento richiesto in servizio del componente di interoperabilità sotto esame,

— le disposizioni di installazione,

— la durata del programma — espressa in tempo o distanza

— le condizioni operative e il programma di servizio previsto,

— il programma di manutenzione

— le eventuali prove speciali da effettuare in servizio,

— la dimensione del lotto di esemplari, se non si tratta di un unico esemplare,

— il programma delle ispezioni (natura, numero e frequenza delle ispezioni, documentazione),

— i criteri per i difetti tollerabili e il relativo impatto sul programma,

— le informazioni da includere nella relazione della società che utilizza il componente di interoperabilità in
servizio (cfr. il punto 2).

5. L’organismo notificato:

5.1. Esamina la documentazione tecnica e il programma di convalida tramite sperimentazione in condizioni operative;

5.2. Si assicura che il campione tipo sia rappresentativo della produzione e sia stato fabbricato conformemente a quanto
indicato nella documentazione tecnica;

5.3. Verifica se il programma di convalida tramite sperimentazione in condizioni operative è adatto a valutare le
prestazioni ed il comportamento in condizioni operative propri del componente d’interoperabilità;

5.4. Concorda con il richiedente, il programma e il luogo dei controlli e delle prove necessarie e l’organismo che svolgerà
le prove (organismo notificato o altro laboratorio competente);

5.5. Sorveglia e ispeziona la messa in opera, il funzionamento e la manutenzione del componente d’interoperabilità;

5.6. Valuta la relazione che deve essere presentata dalle società (Gestori dell’Infrastruttura e/o imprese ferroviarie) che
utilizza il componente di interoperabilità nonché l’altra documentazione e le informazioni ottenute durante la
procedura (verbali sulle prove, esperienza di manutenzione, ecc.),

5.7. Valuta se il comportamento in condizioni operative risponde ai requisiti delle STI.
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6. Se il tipo soddisfa le disposizioni della STI, l’organismo notificato rilascia al richiedente un certificato di idoneità
all’impiego. Il certificato contiene il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni della convalida, le condizioni di
validità del certificato e i dati necessari all’identificazione del campione tipo approvato.

La validità del certificato non può superare i 5 anni.

Al certificato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l’organismo
notificato conserva una copia.

Se al fabbricante viene negato il rilascio di un certificato di idoneità all’impiego, l’organismo notificato deve fornire le
motivazioni circostanziate di tale rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

7. Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di idoneità
all’impiego in merito a tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un’ulteriore approvazione, se
esse possono influire sull’idoneità all’impiego o sulle prescritte condizioni d’uso del prodotto. In questo caso,
l’organismo notificato esegue esclusivamente gli esami e le prove pertinenti e resi necessari dalle modifiche. La nuova
approvazione può essere rilasciata sotto forma di un complemento al certificato originale di idoneità all’impiego,
oppure è rilasciato un nuovo certificato previo ritiro di quello vecchio.

8. Qualora non siano state apportate le modifiche di cui al punto 7, la validità di un certificato in scadenza può essere
prorogata per un ulteriore periodo di validità. Il richiedente presenta domanda per tale proroga dichiarando per
iscritto che non sono state apportate modifiche; in assenza di indicazioni contrarie, l’organismo notificato concede
una proroga per un ulteriore periodo di validità di cui al paragrafo 6. La procedura può essere ripetuta.

9. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti i certificati di
idoneità all’impiego rilasciati, ritirati o dei quali ha negato il rilascio.

10. Gli altri organismi notificati ricevono, su richiesta, copia dei certificati di idoneità all’impiego e dei relativi
complementi. Gli allegati dei certificati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

11. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità redige una dichiarazione CE di idoneità all’impiego del
componente di interoperabilità.

Il contenuto della dichiarazione deve comprendere almeno gli elementi indicati nella direttiva 96/48/CE, Allegato IV,
punto 3, e all’articolo 13, paragrafo 3. La dichiarazione CE d’idoneità all’impiego e i documenti che la
accompagnano devono essere datati e firmati.

Detta dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua del dossier tecnico e deve contenere quanto segue:

— i riferimenti alla direttiva (direttiva 96/48/CE),

— il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e
l’indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore),

— la descrizione del componente di interoperabilità (marca, tipo, ecc.),

— ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, in particolare le condizioni di
impiego,

— il nome e l’indirizzo degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per dichiarare la conformità
e la data dei certificati di esame con indicazione della durata e delle condizioni di validità degli stessi,

— il riferimento alla STI e a eventuali altre STI applicabili e, se del caso, il riferimento alle specifiche europee,

— l’identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità.
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12. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione CE di idoneità
all’impiego per un periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del componente di interoperabilità.

Quando né il fabbricante né il suo mandatario risiedono nella Comunità, l’obbligo di conservare la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione sul mercato comunitario del componente
d’interoperabilità.

Moduli per la verifica CE dei sottosistemi

Modulo SH2: Sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto

1. Il presente modulo descrive la procedura di verifica CE con la quale un organismo notificato verifica e attesta, su
richiesta dell’ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, se il sottosistema infrastruttura:

— è conforme alla presente STI e a eventuali altre STI applicabili, dimostrando che i requisiti essenziali (12) della
direttiva 96/48/CE sono soddisfatti,

— è conforme agli altri regolamenti derivati dal Trattato.

e può pertanto essere messo in servizio.

2. L’organismo notificato esegue la procedura, compreso l’esame del progetto del sottosistema, a condizione che l’ente
appaltante (13) e i contraenti principali interessati soddisfino gli obblighi di cui al paragrafo 3.

Per «contraenti principali» si intendono le società le cui attività contribuiscono a rispettare i requisiti essenziali della
STI. Si tratta:

— dell’impresa responsabile per l’intero progetto di sottosistema (compresa in particolare la responsabilità per
l’integrazione del sottosistema),

— di altre imprese che intervengono soltanto in una fase della realizzazione del sottosistema (ad esempio la
progettazione, l’assemblaggio o l’installazione).

La definizione non fa riferimento ai subfornitori del fabbricante che forniscono elementi e componenti di
interoperabilità.

3. Per il sottosistema oggetto della procedura di verifica CE, l’ente appaltante o gli eventuali appaltatori principali
applicano un sistema approvato di gestione della qualità per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione e le prove
del prodotto finito secondo quanto specificato nel punto 5; tale sistema è assoggettato alla sorveglianza di cui al
punto 6.

Il contraente principale responsabile dell’intero progetto relativo al sottosistema (compresa, in particolare, la
responsabilità per l’integrazione del sottosistema) deve in ogni caso utilizzare un sistema di gestione della qualità
approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione e le prove del prodotto finito, soggetto alla sorveglianza
di cui al punto 6.

Se l’ente appaltante è direttamente responsabile del progetto per l’intero sottosistema (compresa in particolare la
responsabilità per l’integrazione del sottosistema) o se l’ente appaltante partecipa direttamente al progetto e/o alla
produzione (compresi l’assemblaggio e l’installazione), deve usare un sistema di gestione della qualità approvato per
queste attività, soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6.

I richiedenti che partecipano esclusivamente all’assemblaggio e all’installazione sono autorizzati ad utilizzare solo un
sistema di gestione della qualità approvato per la fabbricazione e l’ispezione nonché il controllo del prodotto finito.

4. Procedura di verifica CE

4.1 L’ente appaltante presenta a un organismo notificato di sua scelta una domanda di verifica CE del sottosistema
(mediante il sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto), compreso il coordinamento della
sorveglianza dei sistemi di gestione della qualità di cui ai punti 5.4 e 6.6. L’ente appaltante informa i fabbricanti
interessati in merito alla scelta effettuata e alla domanda.
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4.2 La domanda deve consentire di comprendere il progetto, la fabbricazione, l’assemblaggio, l’installazione, la
manutenzione e il funzionamento del sottosistema, nonché di valutare la conformità ai requisiti della STI.

La domanda deve contenere:

— il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante o del suo mandatario,

— la documentazione tecnica, comprendente:

— una descrizione generale del sottosistema, del progetto e della struttura,

— le specifiche tecniche del progetto, comprese le specifiche europee (14), che sono state applicate,

— le prove necessarie per dimostrare l’uso delle specifiche summenzionate, in particolare se le specifiche
europee e le relative clausole non sono state applicate pienamente,

— il programma delle prove,

— il Registro dell’Infrastruttura (sottosistema), comprese tutte le indicazioni specificate nella STI,

— la documentazione tecnica relativa alla fabbricazione e all’assemblaggio del sottosistema,

— un elenco dei componenti di interoperabilità da incorporare nel sottosistema,

— copia delle dichiarazioni CE di conformità o di idoneità all’impiego di cui i componenti devono essere
provvisti e tutti gli elementi necessari di cui all’Allegato VI alla direttiva,

— prova della conformità alle altre regolamentazioni derivanti dal trattato (compresi i certificati),

— un elenco di tutti i fabbricanti che hanno contribuito alla progettazione, alla fabbricazione,
all’assemblaggio e all’installazione del sottosistema,

— le condizioni di impiego del sottosistema (restrizioni in termini di tempo di funzionamento o di
percorrenza, limiti di usura, ecc.),

— le condizioni di manutenzione e la documentazione tecnica riguardante la manutenzione del
sottosistema,

— gli eventuali requisiti tecnici di cui tener conto nella produzione, nella manutenzione o nell’esercizio del
sottosistema,

— la spiegazione del modo in cui tutte le fasi di cui al punto 5.2 sono oggetto dei sistemi di gestione della
qualità dei principali contraenti e/o dell’ente appaltante, se coinvolto, e la prova della loro efficacia,

— l’identificazione degli organismi notificati responsabili dell’approvazione e della sorveglianza di detti
sistemi qualità.

4.3 L’ente appaltante presenta i risultati di esami, controlli e prove (15), comprese le prove sul tipo, ove necessarie, svolti
dal suo apposito laboratorio o per suo conto.

4.4 L’organismo notificato esamina la domanda riguardante l’esame del progetto e valuta i risultati delle prove. Se il
progetto soddisfa le disposizioni della direttiva e della STI che si applicano ad esso, l’organismo notificato trasmette
al richiedente un certificato CE di esame del progetto. Il certificato contiene le conclusioni del controllo della fase di
progettazione, le condizioni di validità, le indicazioni necessarie per l’identificazione della fase di progettazione
controllata e, se necessario, una descrizione del funzionamento del sottosistema.

Se il certificato di esame del progetto è negato all’ente appaltante, l’organismo notificato deve fornire le ragioni
motivate di tale rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.
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4.5 Durante la fase di produzione, il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica
riguardante il certificato dell’esame del progetto di tutte le modifiche che possono influire sulla conformità ai
requisiti della STI o le condizioni prescritte per l’uso del sottosistema. In questi casi il sottosistema deve ottenere
un’approvazione integrativa. In questo caso, l’organismo notificato esegue esclusivamente gli esami e le prove
pertinenti e resi necessari dalle modifiche. La nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento
del certificato originale di esame del progetto, oppure viene rilasciato un nuovo certificato previo ritiro di quello
vecchio.

5. Sistema di gestione della qualità

5.1 L’ente appaltante, se coinvolto, e i principali contraenti, se presenti, presentano a un organismo notificato di loro
scelta una domanda di valutazione dei loro sistemi di gestione della qualità.

La domanda deve contenere:

— tutte le informazioni utili per il sottosistema previsto,

— la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità,

I soggetti che partecipano esclusivamente a una parte del progetto riguardante il sottosistema sono tenuti a fornire
solo le informazioni riguardanti la relativa parte.

5.2 Per l’ente appaltante o il principale contraente responsabile del progetto per l’intero sottosistema, il sistema di
gestione della qualità assicura la conformità globale del sottosistema ai requisiti della STI.

I sistemi di gestione della qualità per gli altri contraenti devono assicurare la conformità del rispettivo contributo al
sottosistema in relazione ai requisiti della STI.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dai richiedenti devono essere documentati in modo sistematico
e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di
gestione della qualità deve permettere una interpretazione uniforme di politiche di qualità e procedure come
programmi, piani, manuali e registrazioni riguardanti la qualità.

Il sistema deve includere, in particolare, un’adeguata descrizione dei seguenti elementi

— per tutti i richiedenti:

— obiettivi di qualità e struttura organizzativa,

— le tecniche, i processi e gli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo
della qualità e nella garanzia della qualità;

— gli esami, i controlli e le prove che saranno effettuati prima, durante e dopo il progetto, la fabbricazione,
l’assemblaggio e l’installazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

— registrazioni di qualità (ad esempio relazioni delle ispezioni e delle prove, dati di taratura, qualifiche del
personale interessato, ecc.),

— per i contraenti principali, nella misura in cui è pertinente per il loro contributo al progetto del
sottosistema:

— le specifiche tecniche di progettazione, comprese le specifiche europee, che si intendono applicare e,
qualora le specifiche europee non vengano applicate pienamente, gli strumenti che permetteranno di
garantire che siano soddisfatti i requisiti della STI applicabili al sottosistema,

— le tecniche, i processi e gli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che
verranno applicati nella progettazione del sottosistema,

— I mezzi per controllare se è stata ottenuta la qualità desiderata del progetto e del sottosistema e l’efficacia
del funzionamento dei sistemi di gestione della qualità in tutte le fasi, compresa la produzione.
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— E inoltre per l’ente appaltante o il contraente principale responsabile del progetto relativo all’intero
sottosistema:

— le responsabilità e i poteri della direzione per quanto riguarda la qualità generale del sottosistema,
compresa in particolare la gestione dell’integrazione del sottosistema.

Gli esami, le prove e i controlli si applicano alle seguenti fasi:

— progettazione complessiva,

— struttura del sottosistema, compreso in particolare, i lavori di ingegneria civile, l’assemblaggio dei componenti,
la regolazione finale,

— le prove finali del sottosistema,

— e, se specificato nella STI, la convalida in condizioni di esercizio.

5.3 L’organismo notificato scelto dall’ente appaltante esamina se tutte le fasi del sottosistema di cui al punto 5.2 sono
sufficientemente e adeguatamente coperte dall’approvazione e dalla sorveglianza dei sistemi di gestione della qualità
dei richiedenti (16).

Se la conformità del sottosistema ai requisiti della STI si basa su più di un sistema di gestione della qualità,
l’organismo notificato esamina in particolare:

— se le relazioni e le interfacce tra i sistemi qualità sono chiaramente documentate,

— e se le responsabilità generali e i poteri della direzione del contraente principale in materia di conformità del
sottosistema nel suo insieme sono definiti in modo sufficiente e appropriato.

5.4 L’organismo notificato di cui al punto 5.1 valuta il sistema di gestione della qualità per determinare se soddisfa i
requisiti di cui al punto 5.2. Esso presume la conformità a tali requisiti se il richiedente applica per la progettazione,
la produzione, l’ispezione e le prove del prodotto finito un sistema di qualità conforme alla norma EN ISO 9001:
2000 e definito in funzione delle specificità del sottosistema cui viene applicato.

Ai fini della valutazione l’organismo notificato tiene conto del fatto che il richiedente utilizzi un sistema certificato di
gestione della qualità.

L’audit è specificamente adattato al sottosistema interessato, tenendo conto del contributo specifico del richiedente al
sottosistema stesso. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
valutazione della specifica tecnologia del sottosistema interessato. La procedura di valutazione deve comprendere
una visita ispettiva presso gli impianti del richiedente.

La decisione viene notificata al richiedente. La notifica contiene le conclusioni del controllo e le conclusioni in
merito alla valutazione, debitamente motivate.

5.5 L’ente appaltante, se coinvolto, e i principali contraenti si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dal sistema di
gestione della qualità approvato e a mantenerlo adeguato ed efficiente.

Devono informare l’organismo notificato che ha approvato il loro sistema di gestione della qualità in merito a
eventuali modifiche significative che possono incidere sul rispetto dei requisiti da parte del sottosistema.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i
requisiti di cui al punto 5.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L’organismo notificato comunica la sua decisione al richiedente. La notifica contiene le conclusioni del controllo e le
conclusioni in merito alla valutazione, debitamente motivate.

6. Sorveglianza del sistema di gestione della qualità sotto la responsabilità dell’organismo notificato

6.1 La sorveglianza deve garantire che l’ente appaltante, se coinvolto, e i principali contraenti soddisfino gli obblighi
derivanti dal sistema qualità approvato.
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6.2 L’ente appaltante, se coinvolto, e i contraenti principali devono inviare o fare inviare all’organismo notificato di cui al
punto 5.1 tutta la documentazione necessaria a tal fine, in particolare i piani di attuazione e le relazioni tecniche
riguardanti il sottosistema (nella misura pertinente per il contributo specifico dei richiedenti al sottosistema),
compresi:

— la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità, compresi in particolare gli strumenti specifici
che permettono di garantire:

— per l’ente appaltante o il contraente principale responsabile del progetto relativo all’intero sottosistema:

il complesso di responsabilità e poteri a disposizione della direzione per garantire la conformità del
sottosistema nel suo insieme sono sufficienti e definiti in maniera adeguata;

— per ciascun richiedente;

che il sistema di gestione della qualità sia gestito correttamente per conseguire l’integrazione a livello del
sottosistema,

— la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione riguardante il progetto del sistema di garanzia
della qualità, per esempio risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,

— la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione del sistema di gestione della qualità relativa alla
fabbricazione (compresi l’assemblaggio, l’installazione e l’integrazione), tra cui i rapporti ispettivi e i dati sulle
prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

6.3 L’organismo notificato svolge verifiche ispettive periodiche per assicurarsi che l’ente appaltante, se coinvolto, e i
contraenti principali mantengano e utilizzino il sistema di gestione della qualità e fornisce loro un rapporto sulle
verifiche ispettive effettuate. Ai fini della sorveglianza l’organismo notificato tiene conto dell’utilizzo di un sistema
certificato di gestione della qualità.

Le verifiche ispettive devono essere effettuate almeno una volta all’anno, con almeno una verifica ispettiva durante il
periodo di esecuzione delle attività (progettazione, fabbricazione, assemblaggio o installazione) riguardanti il
sottosistema oggetto della procedura di verifica CE di cui al punto 4.

6.4. L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il richiedente, nei luoghi indicati al
punto 5.2. In occasione di tali visite, l’organismo notificato può svolgere verifiche ispettive complete o parziali ed
effettuare o far effettuare prove, al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione della qualità, se
necessario. L’organismo notificato fornisce ai richiedenti una relazione dell’audit e/o delle prove, se del caso.

6.5 Se l’organismo notificato scelto dall’ente appaltante e responsabile della verifica CE non esegue la sorveglianza di
tutti i sistemi di gestione della qualità di cui al punto 5, deve coordinare le attività di sorveglianza di eventuali altri
organismi notificati responsabili di questo compito, per:

— assicurarsi della corretta gestione delle interfacce fra i diversi sistemi di gestione della qualità relativi
all’integrazione del sottosistema

— raccogliere, in collaborazione con l’ente appaltante, gli elementi necessari per la valutazione al fine di garantire
la coerenza e la supervisione generale dei diversi sistemi di gestione della qualità.

Questo coordinamento comprende il diritto dell’organismo notificato di

— ottenere tutta la documentazione (approvazione e sorveglianza) rilasciata dagli altri organismi notificati,

— presenziare le verifiche ispettive di cui al punto 5.4,

— procedere a verifiche ispettive complementari, secondo quanto previsto al punto 5.5, sotto la propria
responsabilità, insieme agli altri organismi notificati.

7. L’organismo notificato di cui al punto 5.1 deve avere accesso a fini di ispezione, audit e sorveglianza ai locali di
progettazione, ai cantieri, alle officine di produzione, ai luoghi di assemblaggio e installazione, alle zone di deposito
e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova nonché, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente
ritenuti necessari per l’espletamento della sua missione, in relazione al contributo specifico del richiedente al
progetto relativo al sottosistema.
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8. L’ente appaltante, se coinvolto, e i contraenti principali tengono a disposizione delle autorità nazionali, per un
periodo di 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del sottosistema:

— la documentazione di cui al punto 5.1, secondo capoverso, secondo trattino;

— gli aggiornamenti di cui al punto 5.5, secondo capoverso,

— le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato previste ai punti 5.4, 5.5 e 6.4.

9. Se il sottosistema soddisfa i requisiti della STI, l’organismo notificato redige il certificato di conformità per l’ente
appaltante sulla base dell’esame del progetto, dell’approvazione e della sorveglianza dei sistemi di gestione della
qualità; a sua volta, l’ente appaltante elabora la dichiarazione CE di verifica per l’autorità di sorveglianza nello Stato
Membro in cui il sottosistema è collocato e/o funziona.

La dichiarazione CE di verifica e i documenti che la accompagnano devono essere debitamente datati e firmati. La
dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere almeno gli
elementi indicati nell’Allegato V alla direttiva.

10. L’organismo notificato scelto dall’ente appaltante è responsabile di redigere la documentazione tecnica di
accompagnamento alla dichiarazione CE di verifica. La documentazione tecnica deve contenere almeno gli elementi
indicati all’articolo 18, paragrafo 3 della direttiva, in particolare:

— tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema,

— l’elenco dei componenti di interoperabilità incorporati nel sottosistema,

— le copie delle dichiarazioni CE di conformità e, se del caso, delle dichiarazioni CE di idoneità all’impiego, di cui
detti componenti devono essere muniti a norma dell’articolo 13 della direttiva, corredate di tutti gli eventuali
documenti giustificativi (certificati, documenti di approvazione e sorveglianza del sistema di gestione della
qualità) rilasciati dagli organismi notificati,

— evidenza della conformità alle altre regolamentazioni derivanti dal trattato (compresi i certificati),

— tutti gli elementi relativi alla manutenzione, alle condizioni e ai limiti di uso del sottosistema,

— tutti gli elementi relativi alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e
manutenzione,

— il certificato di conformità dell’organismo notificato di cui al punto 9, che attesti la conformità del progetto
alle disposizioni della direttiva e della STI, accompagnato dalle corrispondenti verifiche e/o note di calcolo, da
esso vistato e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l’esecuzione dei lavori che non
sono state sciolte.

Il certificato deve essere accompagnato, se del caso, dai rapporti ispettivi e di audit redatti in relazione alla
verifica, come precisato ai punti 6.4 e 6.5,

— il Registro dell’Infrastruttura (sottosistema), comprendente tutte le indicazioni specificate nella STI.

11. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le
approvazioni di sistemi di gestione della qualità e i certificati CE di esame del progetto rilasciati, ritirati o rifiutati.

Gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia:

— delle approvazioni di sistemi di gestione della qualità e delle approvazioni complementari rilasciate,

— dei certificati CE di esame del progetto rilasciati e dei relativi complementi.

12. I documenti che accompagnano il certificato di conformità devono essere presentati all’ente appaltante.

L’ente appaltante conserva una copia della documentazione tecnica per tutta la durata di esercizio del sottosistema e
per un ulteriore periodo di tre anni e la trasmette, su richiesta, agli altri Stati Membri.
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Modulo SG: Verifica per unità

1. Il presente modulo descrive la procedura di verifica CE con la quale un organismo notificato verifica e attesta, su
richiesta dell’ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, che il sottosistema infrastruttura:

— è conforme alla presente STI e a eventuali altre STI applicabili, dimostrando che i requisiti essenziali (17) della
direttiva 96/48/CE sono soddisfatti;

— è conforme agli altri regolamenti derivati dal Trattato,

e che può essere messo in servizio.

2. L’ente appaltante (18) presenta una richiesta di verifica CE del sottosistema (mediante verifica per unità) a un
organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

— il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante o del suo mandatario,

— la documentazione tecnica.

3. La documentazione tecnica deve consentire di comprendere il progetto, la fabbricazione, l’installazione e il
funzionamento del sottosistema nonché di valutare la conformità ai requisiti della STI.

La documentazione tecnica comprende:

— una descrizione generale del sottosistema, del progetto e della struttura generale,

— il Registro dell’Infrastruttura (sottosistema), comprese tutte le indicazioni specificate nella STI,

— informazioni sul progetto di massima e sulla fabbricazione, ad esempio disegni, schemi di componenti,
sottoinsiemi, insiemi, circuiti, ecc.

— le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le informazioni sulla progettazione, la
fabbricazione, la manutenzione e il funzionamento del sottosistema,

— le specifiche tecniche del progetto, comprese le specifiche europee (19), che sono state applicate,

— le evidenze necessarie a dimostrare l’uso delle specifiche summenzionate, in particolare se le specifiche
europee e i paragrafi pertinenti non sono stati applicati pienamente,

— un elenco dei componenti di interoperabilità da incorporare nel sottosistema,

— copia delle dichiarazioni CE di conformità o di idoneità all’impiego di cui i componenti di cui sopra devono
essere provvisti e tutti gli elementi necessari di cui all’Allegato VI alle direttive,

— prova della conformità ad altre regolamentazioni derivate dal trattato (compresi i certificati)

— la documentazione tecnica relativa alla fabbricazione e all’assemblaggio del sottosistema,

— un elenco dei fabbricanti che hanno contribuito alla progettazione, alla fabbricazione, all’assemblaggio e
all’installazione del sottosistema.

— le condizioni di impiego del sottosistema (restrizioni in termini di tempo di funzionamento o di percorrenza,
limiti di usura, ecc.),

— le condizioni di manutenzione e la documentazione tecnica riguardante la manutenzione del sottosistema,

— gli eventuali requisiti tecnici di cui tener conto nella produzione, nella manutenzione o nell’esercizio del
sottosistema,
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— i risultati dei calcoli di progettazione, i controlli effettuati, ecc.,

— ogni altra prova tecnica adeguata, che possa dimostrare la riuscita dei controlli e dei test effettuati in
precedenza, in condizioni analoghe, da organismi indipendenti e competenti.

La documentazione tecnica deve inoltre contenere tutte le altre informazioni eventualmente richieste dalla STI.

4. L’organismo notificato esamina la domanda e la documentazione tecnica e individua gli elementi progettati in
conformità alle disposizioni applicabili della STI ed alle specifiche europee, nonché gli elementi progettati senza
applicare le disposizioni previste da tali specifiche europee.

L’organismo notificato procede all’esame del sottosistema e verifica che siano stati eseguiti test adeguati e necessari
per stabilire se, ove siano state scelte le pertinenti specifiche europee, esse siano state effettivamente applicate o se le
soluzioni adottate soddisfano i requisiti della STI ove le idonee specifiche europee non sono state applicate.

Esami, prove e controlli riguardano le fasi seguenti, come indicato nelle STI:

— la fase di progettazione,

— la fase di costruzione del sottosistema, compreso in particolare, a seconda dei casi, le attività d’ingegneria
civile, l’assemblaggio dei componenti, la messa a punto del sottosistema nel suo complesso,

— le prove finali del sottosistema,

— e, se prevista dalle STI, la convalida in condizioni pienamente operative.

L’organismo notificato può prendere in considerazione prove di esami, test e controlli che siano stati conclusi con
successo, in condizioni analoghe, da altri organismi o dal richiedente (o per suo conto), ove ciò sia specificato dalla
pertinente STI. L’organismo notificato decide quindi se utilizzare i risultati di detti controlli e test.

Le prove raccolte dall’organismo notificato devono essere idonee e sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti
della STI e l’avvenuto svolgimento di tutti i necessari ed adeguati controlli e test.

Eventuali prove da utilizzare che provengono da altri soggetti devono essere prese in considerazione prima che
vengano effettuati controlli o test, giacché l’organismo notificato può voler intraprendere valutazioni o revisioni dei
test o dei controlli all’atto del loro svolgimento nonché voler assistere agli stessi.

La portata delle citate altre prove deve essere giustificata mediante analisi documenta utilizzando, tra l’altro, i fattori
sotto elencati. La giustificazione deve essere inserita nella documentazione tecnica.

In tutti i casi, l’organismo notificato assume la responsabilità ultima delle stesse.

5. L’organismo notificato può concordare con l’ente appaltante il luogo ove le prove verranno condotte e decidere che
le prove finali del sottosistema e, se prevista dalle STI, la convalida in condizioni pienamente operative siano
effettuate dall’ente appaltante sotto il diretto controllo e in presenza dell’organismo notificato.

6. L’organismo notificato, per eseguire prove e verifiche conformemente a quanto previsto dalle STI, ha diritto di
accedere ad uffici di progettazione, cantieri, officine, luoghi d’assemblaggio e d’installazione e, ove necessario, alle
strutture ove vengono effettuati montaggi e prove preliminari.

7. Se il sottosistema soddisfa i requisiti della STI, l’organismo notificato redige il certificato di conformità per l’ente
appaltante sulla base delle prove, delle verifiche e dei controlli svolti a norma della STI e/o delle pertinenti specifiche
europee; a sua volta, l’ente appaltante elabora la dichiarazione CE di verifica per l’autorità di sorveglianza nello Stato
Membro in cui il sottosistema è collocato e/o funziona.

La dichiarazione CE di verifica e i documenti che la accompagnano devono essere debitamente datati e firmati. La
dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere almeno gli
elementi indicati nell’Allegato V alla direttiva.
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8. All’organismo notificato compete la preparazione della documentazione tecnica di accompagnamento alla
dichiarazione CE di verifica. La documentazione tecnica deve contenere almeno gli elementi indicati all’articolo 18,
paragrafo 3 della direttiva, in particolare:

— tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema,

— l’elenco dei componenti di interoperabilità incorporati nel sottosistema,

— copia delle dichiarazioni CE di conformità e, se del caso, delle dichiarazioni CE di idoneità all’impiego, di cui
detti componenti devono essere muniti a norma dell’articolo 13 della direttiva, eventualmente accompagnate
dai documenti corrispondenti (certificati, attestati di approvazione e sorveglianza del sistema qualità) rilasciati
dagli organismi notificati,

— tutti gli elementi relativi alla manutenzione, alle condizioni e ai limiti di uso del sottosistema,

— tutti gli elementi relativi alle istruzioni di servizio, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e
manutenzione,

— il certificato di conformità dell’organismo notificato di cui al punto 7, che attesti la conformità del progetto
alle disposizioni della direttiva e della STI, accompagnato dalla verifica e/o dalle corrispondenti note di calcolo,
da esso vistato e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l’esecuzione dei lavori che
non sono state sciolte, nonché accompagnato dai rapporti di ispezione e di audit redatti in relazione alla
verifica.

— prova della conformità ad altre regolamentazioni derivate dal trattato (compresi i certificati)

— il Registro dell’Infrastruttura (sottosistema), comprese tutte le indicazioni specificate nella STI.

9. I documenti che accompagnano il certificato di conformità devono essere presentati all’ente appaltante.

L’ente appaltante conserva una copia della documentazione tecnica per tutta la durata di esercizio del sottosistema e
per un ulteriore periodo di tre anni e la trasmette, su richiesta, agli altri Stati Membri.
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ALLEGATO D

Elementi relativi al settore dell’infrastruttura da includere nel Registro dell’Infrastruttura

SETTORE DELL’INFRASTRUTTURA — Informazioni generali

Percorso, limiti e sezione della linea interessata (descrizione)

Categoria della sezione di linea (I, II, III)

Velocità della sezione di linea (km/h)

Data di messa in servizio come linea interoperabile

Legenda

Nota 1: conforme ai capitoli 4 e 5 della STI Infrastruttura per l’alta velocità:

Y = conforme, senza precisazioni;
C = conforme con precisazioni relative ai valori scelti

Nota 2: non conforme ai capitoli 4 e 5 della STI Infrastruttura per l’alta velocità:

N = non conforme, senza precisazioni;
P = non conforme con precisazioni sui casi specifici (capitolo 7 STI);

Solo P e C si applicano agli elementi che figurano nella tabella

Nota 3: nel caso dell’applicazione dell’articolo 7 della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, i valori
scelti sono indicati per ciascun elemento della tabella

Elementi del settore dell’INFRASTRUTTURA Rif. § (1) (2)

Scartamento nominale 4.2.2 Y P

Profilo limite degli ostacoli 4.2.3 C P

Interasse minimo 4.2.4 Y P

Pendenza massima 4.2.5 Y P

Raggio minimo di curvatura 4.2.6 Y N

Sopraelevazione 4.2.7 Y N

Insufficienza di sopraelevazione 4.2.8 C N

Conicità equivalente 4.2.9 Y N

Qualità geometrica del binario 4.2.10 n.a. n.a.

Inclinazione della rotaia 4.2.11 Y N

Dispositivi d’armamento 4.2.12 Y P

Resistenza del binario 4.2.13 C N

Carichi di traffico sulle opere d’arte 4.2.14 Y N

Variazione massima della pressione in galleria 4.2.16 C N

Venti trasversali 4.2.17 C n.a.

Caratteristiche elettriche 4.2.18 n.a. n.a.

Rumore e vibrazioni 4.2.19 n.a. n.a.

Marciapiedi 4.2.20 C P
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Elementi del settore dell’INFRASTRUTTURA Rif. § (1) (2)

Accesso/Intrusioni 4.2.22 Y N

Presenza delle condizioni per l’evacuazione dei
viaggiatori e del personale di bordo al di fuori dei
marciapiedi

4.2.23 C P

Esistenza e ubicazione di binari di stazionamento
conformi alla STI «Infrastruttura per l’alta velo-
cità»

4.2.25 C P

Esistenza e ubicazione di installazioni fisse per la
manutenzione dei treni conformi alla STI «Mate-
riale Rotabile per l’alta velocità»

4.2.26 C N

Piano di manutenzione 4.5.1 Y N

Rotaia 5.3.1 Y N

Attacchi di rotaia 5.3.2 Y N

Traverse e traversoni 5.3.3 Y N

Raccordi per riempimento acqua 5.3.5 Y N
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ALLEGATO E

Diagramma dei dispositivi d’armamento
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ALLEGATO F

Profilo di rotaia 60 E2
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ALLEGATO G

(riservato)

ALLEGATO H

Elenco dei punti in sospeso

Rigidezza globale del binario (4.2.15)

Sollevamento del ballast (4.2.27)

Ampiezza utile dei marciapiedi (4.2.20.3)

Sicurezza antincendio e sicurezza nelle gallerie ferroviarie (4.2.21)

L 77/102 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.3.2008



ALLEGATO I

Definizioni dei termini utilizzati nella STI infrastruttura per l’alta velocità

Termine Definizione

Alert limit/Auslösewert/Limite d’alerte/Limite di allerta Definito nella sezione 4.2.10.2

Ballast pick-up/Schotterflug/Envol de ballast/Sollevamento
del ballast

Fenomeno aerodinamico per cui il ballast è lanciato o
proiettato.

Bearer/Weichenschwelle/Support de voie/Traversoni Traversina progettata per essere utilizzata nei dispositivi
d’armamento

Cant deficiency/Überhöhungsfehlbetrag/Insuffisance de
devers/Insufficienza di sopraelevazione

Definito nella sezione 4.2.8

Cross level/Gegenseitige Höhenlage/Nivellement transversal/
Livellamento trasversale

Il livellamento trasversale è la differenza nell’altezza verticale
tra una rotaia e l’altra, misurata lateralmente attraverso il
binario tra il centro delle superfici di rotolamento di
ciascuna rotaia.

Crown of the rail/Schienenoberkante/Niveau supérieur du
champignon du rail/Spigolo superiore della rotaia

Si veda diagramma nella sezione 5.3.1.1.

Design value/Planungswert/Valeur de conception/Valore di
progettazione

Valore teorico che non tiene conto della tolleranza di
fabbricazione o di costruzione

Distance between track centres/Gleisabstand/Entraxe/Inte-
rasse dei binari

Distanza orizzontale tra i centri di due binari adiacenti

Diverging track (in switches and crossings)/Zweiggleis/Voie
déviée/Binario deviato (nei dispositivi d’armamento)

Il percorso divergente rispetto al rettifilo

Dynamic lateral force/Dynamische Querkraft/Effort dyna-
mique transversal/Forza dinamica trasversale

Definito nella STI Materiale Rotabile per l’alta velocità

Dynamic stiffness [of a rail fastening system]/Dynamische
Steifigkeit/Rigidité dynamique/Rigidezza dinamica (di un
attacco di rotaia)

Definita nella norma EN13481-1, clausola 3.21

Dynamic stiffness [of a rail pad]/Dynamische Steifigkeit/
Rigidité dynamique/Rigidezza dinamica (di una soletta)

Definita nella norma EN13481-1, clausola 3.21

Equivalent conicity/Äquivalente Konizität/Conicité équiva-
lente/Conicità equivalente

Definito in 4.2.9.1

Established interoperability constituent/
herkömmliche Interoperabilitätskomponente/
Constituent d’interopérabilité «établi»/Componente di inte-
roperabilità consolidato

Definito in 6.1.2

Excess height of check rail/Radlenkerüberhöhung/Suréléva-
tion du contre-rail/Altezza della controrotaia

Definito nell’Allegato E (Punto 8)

Fixed nose protection for common crossings/Leitweite/Cote
de protection de pointe/Protezione della punta fissa del
cuore d’incrocio

Definito nell’Allegato E (Punto 2)

Flangeway depth/Rillentiefe/profondeur d’ornière/Profondità
della gola

Definito nell’Allegato E (Punto 7)

Free cross-sectional area [of a tunnel]/Lichter Querschnitt/
section libre/Area della sezione libera della galleria

Area della sezione della galleria, esclusi gli ostacoli continui
(ad esempio: binari, vie di fuga)

Free wheel passage at check/wing entry
Freier Durchgang im Bereich Radlenker/Flügelschiene/
Cote de libre passage en entrée de contre-rail/de la patte de
lièvre/Libero passaggio all’ingresso della controrotaia/zampa
di lepre

Definito nell’Allegato E (Punto 4)

Free wheel passage at crossing nose/
Leitkantenabstand im Bereich der Herzstückspitze/
Cote de libre passage dans le croisement/Libero passaggio
nella zona del cuore d’incrocio

Definito nell’Allegato E (Punto 3)

Free wheel passage in switches/
Freier Durchgang im Zungenbereich/
Cote de libre passage de l’aiguillage/Libero passaggio tra gli
aghi

Definito nell’Allegato E (Punto 1)

Tangent point/Tangentenpunkt/point de tangence/Punto di
tangenza

Si veda diagramma nella sezione 5.3.1.1.
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Termine Definizione

Global track stiffness/Gesamtsteifigkeit des Gleises/Rigidité
globale de la voie/Rigidezza globale del binario

Misura dello spostamento della rotaia sottoposta a carico su
ruota.

Immediate Action Limit/Soforteingriffsschwelle/Limite d’in-
tervention immédiate/Limite di azione immediata

Definito nella sezione 4.2.10.2

Intervention Limit/Eingriffsschwelle/Limite d’intervention/
Limite d’intervento

Definito nella sezione 4.2.10.2

Isolated defects/Einzelfehler/Défauts isolés/Difetti isolati Una condizione localizzata della geometria del binario che
rende necessario un intervento di manutenzione.

Level crossing/Bahnübergang/passage à niveau/Passaggi a
livello

Intersezione sullo stesso piano stradale tra la strada e uno o
più binari ferroviari

Design linear mass/Metergewicht/Masse Linéaire théorique/
Massa lineare di progettazione

La massa teorica di una nuova rotaia, espressa in kg/m.

Minimum infrastructure gauge/Mindestlichtraum/Gabarit
minimal d’infrastructure/Profilo minimo dell’infrastruttura

Definito nella sezione 4.2.3

Nominal track gauge/Nennspurweite/Ecartement nominal
de la voie/Scartamento nominale

Un valore unico che individua lo scartamento del binario

Non-ballasted track/Schotterloser Oberbau/Voie sans bal-
last/Binario senza ballast

Binario non sostenuto da massicciata

Novel interoperability constituent/Componente di interope-
rabilità nuovo

Si veda sezione 6.1.2

Piston effect [in underground stations]/Kolbeneffekt/Effet de
pistonnement/Effetto pistone (nelle stazioni sotterranee)

Variazioni di pressione tra gli spazi chiusi in cui circolano i
treni e gli altri spazi della stazione, con la conseguente
produzione di forti correnti d’aria

Plain line/Freie Strecke/Voie courante/Binario di corsa Sezione del binario privo di dispositivi d’armamento

Quasi-static guiding force, Yqst/Quasistatische Querkraft/
Effort de guidage quasi-statique/Forza di guida quasi statica,
Yqst

Definito nella STI Materiale Rotabile per l’alta velocità

Rail head profile/Schienenkopfprofil/Profil du champignon
du rail/Profilo del fungo della rotaia

Forma della parte della rotaia che entra in contatto con la
ruota

Rail inclination/Schienenneigung/Inclinaison du rail/Incli-
nazione della rotaia

L’angolo tra l’asse di simmetria di una rotaia posata sul
binario e la perpendicolare rispetto al piano di rotolamento
del binario.

Rail pad/Zwischenlage/semelle sous rail/Soletta Strato elastico fissato tra una rotaia e la traversa di supporto
o la piastra di appoggio

Reference kinematic profile/Kinematische Referenzfahr-
zeugbegrenzung/Profil cinematique de référence/Profilo
cinematico di riferimento

Definito nella STI Materiale Rotabile per l’alta velocità

Reverse curve/S-Kurven/Courbes et contre-courbes/Curve e
controcurve

Successione di due curve in direzione opposta

Ride instability/Instabiles Laufverhalten/Instabilité de mar-
che/Instabilità di marcia

Definito nella STI Materiale Rotabile per l’alta velocità

Swing nose/Bewegliches Herzstück/Coeur à pointe mobile/
Cuore a punta mobile

Incrocio nel quale il cuore a punta può spostarsi
lateralmente per chiudere la gola e fornire supporto
continuato alle sale montate.

Switches and crossings/Weichen und Kreuzungen/Appareils
de voie/Dispositivi d’armamento

Un tracciato di posa dei binari che comprende scambi e
incroci

Through route (in switches and crossings)/Stammgleis/Voie
directe/Corretto tracciato (nei dispositivi d’armamento)

Il tracciato che mantiene l’allineamento generale del binario

Track cant/Überhöhung/dévers de la voie/Sopraelevazione Definito nella sezione 4.2.7

Track centre/Gleisachse/axe de la voie/centro del binario Il punto di mezzo tra due rotaie nel piano della superficie di
rotolamento
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Termine Definizione

Track gauge/Spurweite/écartement de la voie/Scartamento
del binario

Distanza tra i punti di contatto di due rotaie opposte di un
binario; termine definito nella norma EN 13848-1.

Track twist/Gleisverwindung/Gauche/Sghembo del binario Definito nella sezione 4.2.10.4.1

Unguided length [of an obtuse crossing]/Führungslose
Stelle/Lacune dans la traversée/Spazio non guidato (di un
incrocio ottuso)

Porzione di un incrocio ottuso che non offre guida alla
ruota.

Usable length [of a platform]/Bahnsteignutzlänge/longueur
utile de quai/Lunghezza utile (di un marciapiede)

Definito nella sezione 4.2.20.2

Usable width (of a platform)/Nutzbare Bahnsteigbreite/
Largeur utile de quai/Larghezza utile (del marciapiede)

Assieme alla lunghezza utile del marciapiede, definisce la
zona del marciapiede utilizzabile dai viaggiatori
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina

[notificata con il numero C(2008) 271]

(2008/218/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4,
paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La regione biogeografica alpina, di cui all’articolo 1,
lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende
il territorio comunitario delle Alpi (Germania, Francia,
Italia, Austria, Slovenia), dei Pirenei (Francia e Spagna), degli
Appennini (Italia), le montagne della Fennoscandia setten-
trionale (Finlandia e Svezia), i Carpazi (Polonia, Romania,
Slovacchia) e i monti Balcani, Rila, Pirin e Rodope
(Bulgaria), secondo quanto specificato nella mappa biogeo-
grafica approvata dal comitato Habitat (istituito in virtù
dell’articolo 20 della direttiva) il 25 aprile 2005.

(2) Nell’ambito di un processo avviato già dal 1995 occorre
proseguire nell’effettiva istituzione della rete Natura 2000,
che riveste un ruolo fondamentale nella tutela della
biodiversità nella Comunità.

(3) Un elenco iniziale di siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica alpina è stato stabilito, ai sensi della
direttiva 92/43/CEE, dalla decisione 2004/69/CE della
Commissione (2). Sulla base dell’articolo 4, paragrafo 4, e
dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo
Stato membro interessato designa i siti compresi nell’elenco
di siti di importanza comunitaria per la regione biogeo-
grafica alpina come zone speciali di conservazione il più
rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei
anni, stabilendo le priorità in materia di conservazione e le
misure di conservazione necessarie.

(4) Gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti
nell’ambito di un adattamento dinamico della rete Natura
2000. È pertanto necessario aggiornare tale elenco iniziale.

(5) Da un lato, l’aggiornamento dell’elenco iniziale di siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina
è necessario per inserire i siti supplementari che sono stati
proposti dagli Stati membri a partire dal 2004 come siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina
ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli

obblighi risultanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’arti-
colo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere
soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine
massimo di sei anni dall’adozione del primo elenco
aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica alpina.

(6) D’altro lato, l’aggiornamento dell’elenco iniziale di siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina
è necessario per tener conto di eventuali modifiche nelle
informazioni relative ai siti presentate dagli Stati membri a
seguito dell’adozione dell’elenco comunitario. A tale
riguardo il primo elenco aggiornato di siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica alpina costituisce
una versione consolidata dell’elenco iniziale di siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica
alpina. Va tuttavia sottolineato che gli obblighi risultanti
dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più
rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei
anni dall’adozione dell’elenco iniziale di siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica alpina.

(7) La presente decisione non riguarda i territori di Bulgaria e
Romania, in quanto tali Stati membri hanno iniziato a
trasmettere le loro proposte di siti dopo l’adesione.

(8) Per la regione biogeografica alpina, in virtù dell’articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, sono stati trasmessi
alla Commissione, tra marzo 2002 e settembre 2006,
elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria
ai sensi dell’articolo 1 della succitata direttiva, dalla
Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dall’Italia, dall’Au-
stria, dalla Polonia, dalla Slovenia, dalla Slovacchia, dalla
Finlandia e dalla Svezia.

(9) Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di
informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato
dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del
18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo
sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000 (3).

(10) Dette informazioni comprendono la mappa del sito nella
più recente versione esistente, trasmessa dallo Stato
membro interessato, la denominazione, l’ubicazione e
l’estensione del sito, nonché i dati risultanti dall’applica-
zione dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 92/43/
CEE.
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(11) Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione
con l’accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che
identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali o
specie prioritari, dovrà essere adottato un primo elenco
aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica alpina.

(12) Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell’articolo 11
della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e
sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie
sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione
dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate
utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.

(13) Alcuni Stati membri, tuttavia, non hanno proposto un
numero di siti sufficiente per soddisfare i requisiti della
direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a
talune specie. Non si può pertanto considerare la rete
completa con riguardo a tali specie e tipi di habitat.
Tuttavia, tenuto conto del periodo di tempo necessario per
ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con
gli Stati membri, la Commissione ritiene opportuno
adottare un primo elenco aggiornato di siti, che dovrà
essere riveduto in conformità alle disposizioni dell’articolo 4
della direttiva 92/43/CEE.

(14) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno sostituire
la decisione 2004/69/CE.

(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per
la regione biogeografica alpina ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2,
terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell’allegato della
presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2004/69/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione
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ALLEGATO

Primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario Natura 2000,
comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti in conformità dell’articolo 4,
paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A: codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;

B: denominazione del SIC;

C: * = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/
CEE;

D: superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;

E: coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni riportate nell’elenco comunitario in appresso si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati da
Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

A B C D E

Codice SIC Denominazione del SIC *
Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del
SIC
(km)

Coordinate geografiche del SIC

Longitudine Latitudine

AT1203A00 Ötscher — Dürrenstein * 42 617 E 15 6 N 47 50

AT1211A00 Wienerwald — Thermenregion * 52 296 E 16 7 N 48 8

AT1212A00 Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand — Schneeberg —
Rax

* 64 066 E 15 59 N 47 53

AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutz-
gebiete)

* 29 496 E 12 48 N 47 0

AT2102000 Nationalpark Nockberge (Kernzone) * 7 744 E 13 45 N 46 53

AT2103000 Hörfeld Moor — Kärntner Anteil * 88 E 14 31 N 47 0

AT2104000 Sablatnig Moor * 96 E 14 36 N 46 34

AT2105000 Vellacher Kotschna * 586 E 14 34 N 46 23

AT2106000 Mussen * 399 E 12 55 N 46 42

AT2108000 Inneres Pöllatal * 3 198 E 13 28 N 47 3

AT2109000 Wolayersee und Umgebung * 1 940 E 12 53 N 46 37

AT2112000 Villacher Alpe (Dobratsch) * 2 327 E 13 41 N 46 35

AT2114000 Obere Drau * 977,02 E 13 14 N 46 45

AT2115000 Hochmoor bei St. Lorenzen * 48 E 13 55 N 46 51

AT2116000 Görtschacher Moos — Obermoos im Gailtal * 1 199 E 13 30 N 46 36
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A B C D E

Codice SIC Denominazione del SIC *
Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del
SIC
(km)

Coordinate geografiche del SIC

Longitudine Latitudine

AT2117000 Turner See * 59 E 14 34 N 46 35

AT2118000 Gail im Lesachtal * 55 E 12 56 N 46 40

AT2119000 Gut Walterskirchen * 32 E 14 11 N 46 37

AT2120000 Schütt — Graschelitzen * 2 307 E 13 41 N 46 35

AT2121000 Höfleinmoor * 6 E 14 23 N 46 34

AT2122000 Ratschitschacher Moor * 23 E 14 42 N 46 38

AT2123000 Möserner Moor * 12 E 13 15 N 46 42

AT2124000 Untere Lavant * 56 E 14 53 N 46 42

AT2125000 Reifnitzbach 1,7 E 14 10 N 46 36

AT2126000 Tiebelmündung * 58 E 14 0 N 46 41

AT2127000 Fronwiesen * 69 E 14 6 N 46 31

AT2128000 Kalk-Tuffquellen Völkermarkter Stausee * 3,7 E 14 40 N 46 37

AT2130000 Lendspitz-Maiernigg * 77,43 E 14 15 N 46 36

AT2204000 Steirisches Dachsteinplateau * 7 451,17 E 13 48 N 47 30

AT2205000 Pürgschachen-Moos und ennsnahe Bereiche zwischen
Selzthal und dem Gesäuseeingang

* 1 619,14 E 14 24 N 47 34

AT2206000 Ödensee * 198,29 E 13 49 N 47 33

AT2207000 NSG Hörfeld * 47,49 E 14 30 N 47 1

AT2209001 Steilhangmoor im Untertal * 14,24 E 13 42 N 47 21

AT2209002 Patzenkar * 130,48 E 13 39 N 47 19

AT2209003 Hochlagen der südöstlichen Schladminger Tauern * 6 498,91 E 13 59 N 47 15

AT2209004 Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer
Alpen

* 14 046,15 E 14 40 N 47 20

AT2210000 Ennstaler Alpen/Gesäuse * 14 529,94 E 14 36 N 47 33

AT2212000 NSG Wörschacher Moos und ennsnahe Bereiche * 401 E 14 10 N 47 33

AT2215000 Teile der Eisenerzer Alpen * 4 391,29 E 14 54 N 47 29

AT2216000 Kirchkogel bei Pernegg 40,43 E 15 19 N 47 20

AT2217000 Peggauer Wand 40,91 E 15 21 N 47 12
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A B C D E

Codice SIC Denominazione del SIC *
Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del
SIC
(km)

Coordinate geografiche del SIC

Longitudine Latitudine

AT2219000 Teile des steirischen Nockgebietes * 2 080,53 E 13 49 N 46 56

AT2221000 Gamperlacke * 86,3 E 14 16 N 47 33

AT2223000 Pölshof bei Pöls * 7,86 E 14 36 N 47 13

AT2224000 Zlaimmöser-Moore/Weißenbachalm * 12,93 E 13 53 N 47 36

AT2226001 Dürnberger Moor * 37,76 E 14 21 N 47 5

AT2226002 Furtner Teich 32,03 E 14 23 N 47 5

AT2227000 Schluchtwald der Gulling * 149,83 E 14 11 N 47 29

AT2228000 Ramsauer Torf * 2,3 E 13 40 N 47 24

AT2233000 Raabklamm * 554,93 E 15 32 N 47 14

AT2236000 Ober- und Mittellauf der Mur mit Puxer Auwald, Puxer
Wand und Gulsen

* 1 309,19 E 14 50 N 47 14

AT2238000 Gersdorfer Altarm * 8,41 E 13 57 N 47 27

AT2240000 Ennsaltarme bei Niederstuttern * 69,66 E 14 4 N 47 30

AT2243000 Totes Gebirge mit Altausseer See * 24 201,69 E 14 7 N 47 36

AT2244000 Flaumeichenwälder im Grazer Bergland * 4,55 E 15 22 N 47 6

AT3101000 Dachstein * 14 627 E 13 40 N 47 30

AT3104000 Radinger Moorwiesen * 3 E 14 18 N 47 44

AT3111000 Nationalpark Kalkalpen, 1. Verordnungsabschnitt * 21 454 E 14 22 N 47 46

AT3116000 Kalksteinmauer und Orchideenwiese Laussa * 103 E 14 26 N 47 57

AT3117000 Mond- und Attersee 6 135 E 13 29 N 47 47

AT3203010 Winklmoos * 78,08 E 12 35 N 47 39

AT3204002 Sieben-Möser/Gerlosplatte * 168,57 E 12 8 N 47 14

AT3205021 Obertauern-Hundsfeldmoor * 99,84 E 13 33 N 47 15

AT3206007 Bluntautal * 433,8 E 13 7 N 47 34

AT3207020 Seetaler See * 214,54 E 13 56 N 47 9

AT3208118 Schwarzbergklamm * 14,07 E 12 37 N 47 37

AT3210001 Hohe Tauern, Salzburg * 80 514 E 12 44 N 47 8
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A B C D E

Codice SIC Denominazione del SIC *
Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del
SIC
(km)

Coordinate geografiche del SIC

Longitudine Latitudine

AT3211012 Kalkhochalpen, Salzburg * 23 710 E 13 5 N 47 30

AT3212111 Tauglgries * 31,9 E 13 8 N 47 39

AT3213003 Gerzkopf * 90,83 E 13 25 N 47 27

AT3214000 Rotmoos-Käfertal * 168,74 E 12 47 N 47 7

AT3222000 Moore am Überling * 38,41 E 13 54 N 47 10

AT3224000 Entrische Kirche 2 E 13 5 N 47 16

AT3226000 Zinkenbach-Karlgraben * 100,41 E 13 21 N 47 40

AT3227000 Untersberg-Vorland * 193,23 E 12 56 N 47 45

AT3301000 Hohe Tauern, Tirol * 61 000 E 12 28 N 47 2

AT3302000 Vilsalpsee * 1 831 E 10 30 N 47 27

AT3303000 Valsertal * 3 519,4 E 11 36 N 47 2

AT3304000 Karwendel * 73 000 E 11 29 N 47 24

AT3305000 Ötztaler Alpen * 39 470 E 11 1 N 46 50

AT3306000 Afrigal * 71,6 E 10 48 N 47 21

AT3307000 Egelsee * 3,07 E 12 10 47 36

AT3308000 Schwemm * 65,68 E 12 17 N 47 39

AT3309000 Lechtal * 4 138 E 10 32 N 47 20

AT3310000 Arzler Pitzeklamm * 31,2 E 10 46 N 47 12

AT3311000 Engelswand 39,8 E 10 55 N 47 9

AT3313000 Fliesser Sonnenhänge 88,84 E 10 37 N 47 7

AT3401000 Naturschutzgebiet Rohrach * 48,19 E 9 48 N 47 35

AT3402000 Rheindelta * 2 065,65 E 9 38 N 47 30

AT3403000 Mehrerauer Seeufer — Mündung der Bregenzerach * 118,29 E 9 42 N 47 30

AT3405000 Bregenzerachschlucht * 434,02 E 9 48 N 47 29

AT3406000 Witmoos * 18,19 E 9 50 N 47 30

AT3407000 Fohramoos * 54,29 E 9 48 N 47 25
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A B C D E

Codice SIC Denominazione del SIC *
Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del
SIC
(km)

Coordinate geografiche del SIC

Longitudine Latitudine

AT3408000 Bangs — Matschels * 447,42 E 9 32 N 47 16

AT3409000 Ludescherberg * 377,35 E 9 48 N 47 12

AT3410000 Gadental * 1 543,77 E 9 59 N 47 13

AT3413000 Wiegensee * 64,74 E 10 5 N 46 58

AT3414000 Leiblach * 7,62 E 9 44 N 47 33

AT3415000 Alpenmannstreu Gamperdonatal * 37,61 E 9 39 N 47 5

AT3416000 Spirkenwälder Saminatal * 477,57 E 9 36 N 47 9

AT3417000 Spirkenwälder Brandnertal 104,74 E 9 45 N 47 7

AT3418000 Spirkenwald Oberer Tritt * 11,87 E 9 42 N 47 8

AT3419000 Spirkenwälder Innergamp * 43,87 E 9 38 N 47 9

AT3420000 Unter-Überlutt 22,85 E 9 58 N 47 15

AT3421000 Gsieg — Obere Mähder 73,13 E 9 41 N 47 23

AT3422000 Schuttfluren Tafamunt 68,43 E 10 4 N 46 58

DE8236371 Flyschberge bei Bad Wiessee * 954,58 0 E 11 40 N 47 42

DE8238301 Standortübungsplatz St.Margarethen/Brannenburg * 64 0 E 12 4 N 47 43

DE8239371 Hochriesgebiet und Hangwälder im Aschauer Tal * 1 826,39 0 E 12 15 N 47 44

DE8239372 Geigelstein und Achentaldurchbruch * 3 207,18 0 E 12 20 N 47 42

DE8240371 Mettenhamer Filz, Süssener und Lanzinger Moos mit
Extensivwiesen

* 151,09 0 E 12 26 N 47 44

DE8241371 Extensivwiesen um Ruhpolding 103,12 0 E 12 37 N 47 45

DE8241372 Östliche Chiemgauer Alpen * 12 922,66 0 E 12 40 N 47 42

DE8325301 Lindenberger Moos * 106 0 E 9 52 N 47 36

DE8332303 Bergsturzgebiet «Im Gsott» * 118 0 E 11 5 N 47 38

DE8332304 Ammertaler Wiesmahdhänge * 440 0 E 11 3 N 47 36

DE8332371 Moore im oberen Ammertal * 629,53 0 E 11 2 N 47 36

DE8333371 Extensivwiesen um Glentleiten bei Großweil * 132,37 0 E 11 17 N 47 39

DE8334302 Probstalm und Probstenwand * 88 0 E 11 29 N 47 39
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A B C D E

Codice SIC Denominazione del SIC *
Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del
SIC
(km)

Coordinate geografiche del SIC

Longitudine Latitudine

DE8334372 Kammmolchlebensraum bei Kochel 31,19 0 E 11 23 N 47 39

DE8334373 Kesselberggebiet * 647,95 0 E 11 20 N 47 37

DE8336371 Mangfallgebirge * 14 871,3 0 E 11 51 N 47 37

DE8342301 Nationalpark Berchtesgaden * 21 364 0 E 12 55 N 47 33

DE8342302 NSG 'Aschau', NSG 'Schwarzbach' und Schwimmendes
Moos

* 803 0 E 12 46 N 47 39

DE8343303 Untersberg * 3 514 0 E 12 59 N 47 41

DE8343371 Moore und Extensivwiesen bei Berchtesgaden * 30,71 0 E 12 57 N 47 37

DE8343372 Extensivwiesen in der Ramsau 42,69 0 E 12 56 N 47 36

DE8424302 Naturschutzgebiet 'Rohrachschlucht' * 174 0 E 9 48 N 47 35

DE8426301 Oberes Weißachtal mit Lanzen-, Katzen- und Mittelbach * 712 0 E 10 3 N 47 31

DE8426302 Nagelfluhkette Hochgrat-Steineberg * 1 993 0 E 10 6 N 47 30

DE8427301 Grünten * 146 0 E 10 19 N 47 32

DE8429303 Kienberg mit Magerrasen im Tal der Steinacher Ach * 624 0 E 10 31 N 47 33

DE8429304 Aggenstein * 130 0 E 10 33 N 47 32

DE8430303 Falkenstein, Alatsee, Faulenbacher- und Lechtal * 987 0 E 10 42 N 47 33

DE8431371 Ammergebirge * 27 581,8 0 E 10 56 N 47 32

DE8432301 Loisachtal zwischen Farchant und Eschenlohe * 692 0 E 11 9 N 47 34

DE8432302 Auerberg, Mühlberg * 293 0 E 11 9 N 47 34

DE8433301 Karwendel mit Isar * 19 590 0 E 11 20 N 47 29

DE8433371 Estergebirge * 6 076,87 0 E 11 12 N 47 32

DE8434372 Jachenau und Extensivwiesen bei Fleck * 1 453,79 0 E 11 30 N 47 36

DE8525301 Häderichmoore * 89 0 E 9 59 N 47 29

DE8526301 Wildflusssystem Bolgenach * 164 0 E 10 8 N 47 26

DE8526302 Piesenkopfmoore * 779 0 E 10 8 N 47 25

DE8527301 Hörnergruppe * 1 183 0 E 10 10 N 47 27

DE8527371 Schönberger Ach * 29,56 0 E 10 12 N 47 26
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A B C D E

Codice SIC Denominazione del SIC *
Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del
SIC
(km)

Coordinate geografiche del SIC

Longitudine Latitudine

DE8528301 Allgäuer Hochalpen * 21 227 0 E 10 19 N 47 23

DE8532371 Wettersteingebirge * 4 256,91 0 E 11 5 N 47 25

DE8533301 Mittenwalder Buckelwiesen * 1 927 0 E 11 14 N 47 27

DE8626301 Hoher Ifen * 2 451 0 E 10 8 N 47 22

DE8627301 Engenkopfmoor * 94 0 E 10 12 N 47 23

DE8627302 Schlappolt * 195 0 E 10 13 N 47 21

ES0000016 Ordesa y Monte Perdido * 15 608 W 0 1 N 42 38

ES0000018 Prepirineu Central català * 47 083 E 1 43 N 42 16

ES0000022 Aigüestortes * 45 890 E 0 56 N 42 34

ES0000123 Larra-Aztaparreta * 3 946,38 W 0 46 N 42 56

ES0000126 Roncesvalles-Selva de Irati * 17 039 W 1 7 N 42 58

ES0000149 Posets — Maladeta * 33 267 E 0 31 N 42 38

ES2200009 Larrondo-Lakartxela * 2 151 W 0 53 N 42 56

ES2200012 Río Salazar * 508,35 W 1 10 N 42 42

ES2200019 Monte Alduide * 9 028,60 W 1 27 N 43 1

ES2200025 Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro * 1 096 W 1 19 N 42 42

ES2200027 Ríos Eska y Biniés * 385 W 0 58 N 42 44

ES2410001 Los Valles — Sur * 14 655 W 0 46 N 42 44

ES2410002 Pico y Turberas del Anayet 409 W 0 26 N 42 47

ES2410003 Los Valles * 27 058 W 0 40 N 42 48

ES2410005 Guara Norte * 12 763 W 0 13 N 42 17

ES2410006 Bujaruelo — Garganta de Los Navarros * 9 775 W 0 8 N 42 42

ES2410008 Garganta de Obarra * 736 E 0 37 N 42 24

ES2410009 Congosto de Ventamillo * 247 E 0 27 N 42 29

ES2410010 Monte Pacino * 510 W 0 21 N 42 45

ES2410011 Cabecera del Río Aguas Limpias * 3 037 W 0 17 N 42 49
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ES2410013 Macizo de Cotiella * 8 275 E 0 19 N 42 31

ES2410014 Garcipollera — Selva de Villanúa * 3 899 W 0 28 N 42 38

ES2410019 Río Cinca (Valle de Pineta) * 118 E 0 7 N 42 39

ES2410021 Curso Alto del Río Aragón 146 W 0 32 N 42 39

ES2410022 Cuevas de Villanúa 0,12 W 0 31 N 42 41

ES2410023 Collarada y Canal de Ip * 6 001 W 0 29 N 42 43

ES2410024 Telera — Acumuer * 5 555 W 0 19 N 42 38

ES2410025 Sierra y Cañones de Guara * 34 663 W 0 10 N 42 15

ES2410027 Río Aurín * 91 W 0 25 N 40 38

ES2410029 Tendeñera * 12 813 W 0 12 N 42 39

ES2410031 Foz Escarrilla — Cucuraza * 1 610 W 0 18 N 42 44

ES2410040 Puertos de Panticosa, Bramatuero y Brazatos * 3 001 W 0 11 N 42 46

ES2410044 Puerto de Otal — Cotefablo * 1 964 W 0 12 N 42 36

ES2410045 Sobrepuerto * 3 469 W 0 14 N 42 34

ES2410046 Río Ésera * 1 759 E 0 28 N 42 34

ES2410048 Río Ara * 2 019,06 W 0 6 N 42 37

ES2410049 Río Isábena * 1 993 E 0 34 N 42 19

ES2410050 Cuenca del Río Yesa * 5 601 E 0 2 N 42 31

ES2410051 Cuenca del Río Airés * 3 743 E 0 6 N 42 34

ES2410052 Alto Valle del Cinca * 14 655 E 0 11 N 42 40

ES2410053 Chistau * 9 767 E 0 18 N 42 35

ES2410054 Sierra Ferrera * 8 023 E 0 16 N 42 28

ES2410055 Sierra de Arro * 1 460 E 0 13 N 42 25

ES2410056 Sierra de Chía — Congosto de Seira * 8 666 E 0 24 N 42 30

ES2410059 El Turbón * 2 822 E 0 30 N 42 25

ES2410150 Cueva de Los Moros 0,25 W 0 31 N 42 41
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ES2410154 Turberas del Macizo de Los Infiernos 50,27 W 0 16 N 42 46

ES2410155 Turberas de Acumuer 13,3 W 0 25 N 42 42

ES5120002 Capçaleres del Ter i del Fresser * 10 267 E 2 12 N 42 23

ES5120003 Serra Cavallera * 3 438 E 2 14 N 42 17

ES5120019 Riu Ter * 360 E 2 18 N 42 14

ES5130003 Alt Pallars * 43 314 E 1 21 N 42 39

ES5130004 Baish Aran * 8 294 E 0 44 N 42 48

ES5130005 Era Artiga de Lin — Eth Portilhon * 4 824 E 0 42 N 42 41

ES5130006 Estanho de Vielha 29 E 0 48 N 42 42

ES5130007 Riberes de l'Alt Segre * 225 E 1 51 N 42 24

ES5130010 Serra de Boumort * 7 255 E 1 7 N 42 15

ES5130011 Riu de la Llosa * 84 E 1 42 N 42 24

ES5130012 Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs 5 117 E 0 50 N 42 20

ES5130019 Estany de Montcortès 45 E 0 59 N 42 19

ES5130022 La Torrassa * 60 E 1 8 N 42 36

ES5130023 Beneïdor * 416 E 1 34 N 42 22

ES5130024 La Faiada de Malpàs i Cambatiri 1 280 E 0 45 N 42 22

FI1300101 Pallas-Ounastunturi * 59 426 E 23 56 N 68 8

FI1300102 Malla * 3 089 E 20 40 N 69 3

FI1300103 Pöyrisjärven erämaa * 146 834 E 24 9 N 68 36

FI1300105 Käsivarren erämaa * 264 892 E 21 44 N 68 55

FI1300107 Jietanasvuoma * 1 511 E 22 34 N 68 27

FI1300108 Iiton palsasuot * 66 E 21 25 N 68 43

FI1300111 Sotkavuoma * 2 602 E 23 16 N 68 20

FI1300112 Saanan luonnonsuojelualue * 240 E 20 50 N 69 2

FI1300118 Tarvantovaara * 66 403 E 22 51 N 68 35
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FI1300201 Lemmenjoen kansallispuisto * 285 990 E 25 36 N 68 35

FI1300202 Muotkatunturin erämaa * 158 208 E 26 17 N 69 8

FI1300204 Vätsärin erämaa * 157 368 E 28 34 N 69 13

FI1300207 Pieran Marin jänkä * 2 643 E 27 10 N 69 24

FI1300601 Puljun erämaa * 56 351 E 24 43 N 68 20

FI1302001 Kevo * 71 406 E 26 41 N 69 34

FI1302002 Kaldoaivin erämaa * 351 633 E 27 52 N 69 39

FI1302003 Paistunturin erämaa * 159 770 E 26 13 N 69 37

FI1302004 Pulmankijärvi 1 623 E 27 59 N 69 57

FI1302008 Vetsijoen suistolehto 14 E 27 18 N 69 57

FI1302009 Kirkkotupien niitty * 1,1 E 27 0 N 69 51

FI1302010 Luomusjoen kuolpuna 2 E 26 8 N 69 23

FI1302011 Välimaan kenttä * 2 E 27 29 N 70 1

FI1302012 Pappilan niitty * 3,2 E 27 0 N 69 51

FI1302013 Mieraslompolon kenttä * 2,2 E 27 12 N 69 35

FR7200742 Massif du Moulle de Jaout * 16 600 W 0 24 N 43 2

FR7200743 Massif du Ger et du Lurien * 14 150 W 0 21 N 42 49

FR7200744 Massif de Sesques et de l'Ossau * 25 650 W 0 30 N 42 54

FR7200745 Massif du Montagnon * 8 871 W 0 31 N 43 1

FR7200746 Massif de l'Anie et d'Espelunguere * 14 461 W 0 38 N 42 53

FR7200747 Massif du Layens * 5 750 W 0 38 N 43 3

FR7200749 Montagnes du Baretous * 14 600 W 0 46 N 43 2

FR7200750 Montagnes de la Haute Soule * 14 750 W 0 53 N 42 59

FR7200751 Montagnes du Pic des Escaliers * 9 200 W 0 59 N 43 3

FR7200752 Massif des Arbailles * 13 000 W 1 1 N 43 7

FR7200753 Forêt d'Iraty * 2 500 W 1 4 N 43 1
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FR7200754 Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port * 13 500 W 1 11 N 43 4

FR7200790 Le Saison (cours d'eau) * 2 200 W 0 52 N 43 14

FR7200791 Le Gave d'Oloron (cours d'eau) et Marais de Labastide-
Villefranche

* 2 450 W 0 51 N 43 22

FR7200792 Le Gave d'Aspe et le Lourdios (cours d'eau) * 1 600 W 0 36 N 43 4

FR7200793 Le Gave d'Ossau * 2 300 W 0 25 N 43 4

FR7300821 Vallée de l'Isard, mail de Bulard, pics de Maubermé, de
Serre-Haute et du Crabère

* 6 428 E 0 55 N 42 50

FR7300822 Vallée du Riberot et massif du Mont Valier * 7 745 E 1 3 N 42 48

FR7300825 Mont Ceint, mont Béas, tourbière de Bernadouze * 2 218 E 1 24 N 42 47

FR7300827 Vallée de l'Aston * 15 030 E 1 39 N 42 41

FR7300829 Quiès calcaires de Tarascon-sur-Ariège et grotte de la Petite
Caougno

* 2 484 E 1 39 N 42 49

FR7300831 Quérigut, Laurenti, Rabassolles, Balbonne, la Bruyante,
haute vallée de l'Oriège

* 10 279 E 2 2 N 42 40

FR7300838 Grotte de Montseron 1 E 1 19 N 43 1

FR7300839 Grotte du Ker de Massat 1 E 1 19 N 42 53

FR7300841 Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil
et de la carrière de Sabarat

* 1 633 E 1 20 N 43 4

FR7300842 Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, grotte de l'Herm * 2 216 E 1 39 N 42 56

FR7300880 Haute vallée d'Oô * 3 407 E 0 30 N 42 43

FR7300881 Haute vallée de la Pique * 8 251 E 0 35 N 42 43

FR7300883 Haute vallée de la Garonne * 11 134 E 0 46 N 42 52

FR7300884 Zones rupestres xérothermiques du bassin de Marignac,
Saint-Béat, pic du Gar, montagne de Rié

* 7 680 E 0 43 N 42 57

FR7300920 Granquet-Pibeste et Soum d'Ech * 7 200 0 W 0 9 N 43 3

FR7300921 Gabizos (et vallée d'Arrens, versant sud-est du Gabizos) * 2 924 W 0 16 N 42 55

FR7300922 Gaves de Pau et de Cauterets (et gorge de Cauterets) * 357 W 0 9 N 43 5

FR7300923 Moun Né de Cauterets, pic de Cabaliros * 3 711 W 0 8 N 42 55

FR7300924 Péguère, Barbat, Cambalès * 4 651 W 0 10 N 42 51
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FR7300925 Gaube, Vignemale * 7 395 W 0 8 N 42 48

FR7300926 Ossoue, Aspé, Cestrède * 5 226 W 0 3 N 42 45

FR7300927 Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude * 9 479 E 0 3 N 42 43

FR7300928 Pic Long Campbielh * 8 174 E 0 7 N 42 47

FR7300929 Néouvielle * 6 191 E 0 9 N 42 51

FR7300930 Barèges, Ayre, Piquette * 1 635 0 E 0 6 N 42 52

FR7300931 Lac Bleu Léviste * 7 377 E 0 2 N 42 55

FR7300932 Liset de Hount Blanque * 4 059 E 0 10 N 42 57

FR7300933 Hautes-Baronnies, Coume de Pailhas * 300 E 0 15 N 43 0

FR7300934 Rioumajou et Moudang * 9 522 E 0 17 N 42 44

FR7300935 Haut-Louron: Aygues Tortes, Caillauas, Gourgs Blancs,
Gorges de Clarabide, pics des Pichadères et d'Estiouère,
montagne de Tramadits

* 5 439 E 0 25 N 42 43

FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste * 9 602 E 1 49 N 43 5

FR8201680 Landes, pelouses et forêts du Vallon de la Jarjatte et prairies
humides de Lus

* 2 777 E 5 47 N 44 40

FR8201681 Pelouses à orchidées et lisières du Vercors Occidental * 329 E 5 10 N 44 49

FR8201682 Pelouses et habitats rocheux du rebord méridional du
Vercors

* 2 284 E 5 17 N 44 52

FR8201692 Sources et habitats rocheux de la Vernaison et des Goulets
de Combe Laval et du Vallon de Sainte-Marie

* 1 235 E 5 20 N 44 59

FR8201696 Tuffières du Vercors * 71 E 5 35 N 44 50

FR8201698 Contamines Montjoie — Miage — Tré la Tête * 5 547 E 6 44 N 45 46

FR8201699 Aiguilles Rouges * 9 065 E 6 51 N 45 58

FR8201700 Haut Giffre * 12 442 E 6 49 N 46 2

FR8201701 Les Aravis * 8 907 E 6 33 N 45 58

FR8201702 Plateau de Beauregard * 87 E 6 23 N 45 52

FR8201703 Massif de la Tournette * 4 658 E 6 16 N 45 50

FR8201704 Les Frettes — Massif des Glières * 4 793 E 6 20 N 45 59

FR8201705 Massif du Bargy * 2 891 E 6 28 N 46 0
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FR8201706 Roc d'Enfer * 4 054 E 6 35 N 46 11

FR8201708 Mont de Grange 1 261 E 6 48 N 46 15

FR8201709 Cornettes de Bise * 1 551 E 6 47 N 46 19

FR8201710 Massif des Voirons 978 E 6 21 N 46 12

FR8201712 Le Salève * 1 599 E 6 11 N 46 9

FR8201715 Vallée de l'Arve * 72 E 6 20 N 46 6

FR8201719 Delta de la Dranse * 53 E 6 30 N 46 23

FR8201720 Cluse du Lac d'Annecy * 282 E 6 13 N 45 47

FR8201722 Zones humides du Bas Chablais * 248 E 6 26 N 46 20

FR8201723 Plateau Gavot * 165 E 6 39 N 46 22

FR8201724 Marais de Chilly et de Marival 24 E 6 17 N 46 17

FR8201732 Tourbières des lacs Luitel et Praver * 17 E 5 51 N 45 5

FR8201733 Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de
Chamrousse au Grand Colon

2 686 E 5 54 N 45 8

FR8201735 Landes, tourbières et habitats rocheux du Massif de Taillefer * 2 858 E 5 55 N 45 3

FR8201736 Marais à Laiche bicolore, prairies de fauche et habitats
rocheux du Vallon du Ferrand et du Plateau d'Emparis

* 2 446 E 6 13 N 45 4

FR8201738 Milieux alluviaux, pelouses steppiques et pessières du
Bassin de Bourg-d'Oisans

* 3 372 E 6 2 N 45 3

FR8201740 Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux
des Hauts Plateaux de Chartreuse et de ses versants

* 4 431 E 5 53 N 45 23

FR8201741 Forêts de ravins, landes et habitats rocheux des ubacs du
Charmant Som et des Gorges du Guiers Mort

* 2 070 E 5 45 N 45 19

FR8201743 Prairies à orchidées, tuffières et gorges de la Bourne * 3 533 E 5 23 N 45 4

FR8201744 Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux
des Hauts Plateaux et de la bordure orientale du Vercors

* 18 960 E 5 30 N 44 52

FR8201745 Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du
Plateau du Sornin

* 960 E 5 36 N 45 11

FR8201747 Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux
du Massif de l'Obiou et des gorges de la Souloise

* 3 750 E 5 53 N 44 46

FR8201751 Massif de la Muzelle en Oisans — Parc des Ecrins * 16 676 E 6 3 N 44 55
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FR8201753 Forêts, landes et prairies de fauche des versants du Col
d'Ornon

* 4 775 E 5 58 N 44 58

FR8201770 Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de
l'avant-pays savoyard

* 3 156 E 5 45 N 45 36

FR8201772 Réseau de zones humides dans l'Albanais * 401 E 5 57 N 45 46

FR8201773 Réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la
Basse Vallée de l'Isère

* 822 E 6 13 N 45 34

FR8201774 Tourbière des Creusates * 12 E 6 1 N 45 41

FR8201775 Rebord méridional du Massif des Bauges * 1 170 E 6 1 N 45 31

FR8201776 Tourbière et lac des Saisies * 288 E 6 31 N 45 46

FR8201777 Les Adrets de Tarentaise 467 E 6 44 N 45 36

FR8201778 Landes, prairies et habitats rocheux du Massif du Mont
Thabor

* 4 806 E 6 34 N 45 7

FR8201779 Formations forestières et herbacées des Alpes internes 1 562 E 6 52 N 45 17

FR8201780 Réseau de vallons d'altitude à Caricion * 9 516 E 7 0 N 45 29

FR8201781 Réseau de zones humides et alluviales des Hurtières * 508 E 6 17 N 45 29

FR8201782 Perron des Encombres * 2 034 E 6 25 N 45 16

FR8201783 Massif de la Vanoise * 54 030 E 6 52 N 45 23

FR8202002 Partie orientale du Massif des Bauges * 14 513 E 6 13 N 45 40

FR8202003 Massif de la Lauzière * 9 543 E 6 22 N 45 28

FR8202004 Mont Colombier * 2 182 E 6 7 N 45 38

FR9101468 Bassin du Rebenty * 8 587 E 1 59 N 42 46

FR9101470 Haute Vallée de l'Aude et Bassin de l'Aiguette * 8 731 0 E 2 11 N 42 46

FR9101471 Capcir, Carlit et Campcardos * 39 781 E 1 55 N 42 34

FR9101472 Massif du Puigmal * 8 805 E 2 7 N 42 26

FR9101473 Massif de Madres-Coronat * 26 614 0 E 2 14 N 42 37

FR9101475 Massif du Canigou * 11 640 E 2 21 N 42 28

FR9101476 Conque de la Preste * 8 436 E 2 25 N 42 25

FR9102010 Sites à chiroptères des Pyrénées orientales 2 330 E 2 17 N 42 30
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FR9301497 Plateau d'Emparis — Goleon * 7 476 E 6 17 N 45 5

FR9301498 Combeynot — Lautaret — Ecrins * 9 944 E 6 25 N 44 59

FR9301499 Carée * 25 732 E 6 37 N 45 1

FR9301502 Steppique Durancien et Queyrassin * 19 698 E 6 37 N 44 40

FR9301503 Rochebrune — Izoard — Vallée de la Cerveyrette * 26 701 E 6 40 N 44 47

FR9301504 Haut Guil — Mont Viso — Val Preveyre * 18 733 E 7 0 N 44 42

FR9301505 Vallon des Bans — Vallée du Fournel * 8 841 E 6 23 N 44 46

FR9301506 Valgaudemar * 9 974 E 6 11 N 44 46

FR9301509 Piolit — Pic de Chabrières 1 599 E 6 17 N 44 35

FR9301511 Dévoluy — Durbon — Charance — Champsaur * 35 604 E 5 54 N 44 36

FR9301519 Le Buech * 2 431 E 5 50 N 44 17

FR9301523 Bois de Morgon — Forêt de Boscodon — Bragousse * 2 522 E 6 25 N 44 29

FR9301524 Haute Ubaye — Massif du Chambeyron * 14 105 E 6 51 N 44 34

FR9301525 Coste Plane — Champerous * 1 511 E 6 26 N 44 27

FR9301526 La Tour des Sagnes — Vallon des Terres Pleines —
Orrenaye

* 5 072 E 6 46 N 44 21

FR9301529 Dormillouse — Lavercq * 6 396 E 6 31 N 44 20

FR9301530 Cheval Blanc — Montagne des Boules — Barre des
Dourbes

* 8 275 E 6 26 N 44 7

FR9301533 L'Asse * 21 890 E 6 22 N 43 56

FR9301535 Montagne de Val — Haut — Clues de Barles — Clues de
Verdaches

* 13 225 E 6 16 N 44 16

FR9301546 Lac Saint-Léger * 5,27 E 6 20 N 44 25

FR9301547 Grand Coyer * 6 246 E 6 42 N 44 5

FR9301549 Entraunes * 19 796 E 6 47 N 44 8

FR9301550 Sites à chauves souris de la Haute Tinée * 1 738 E 6 55 N 44 15

FR9301552 Adret de Pra Gaze 99,82 E 6 51 N 44 16

FR9301554 Sites à chauves souris — Castellet-Les-Sausses et Gorges de
Daluis

* 3 428 E 6 48 N 44 1
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FR9301556 Massif du Lauvet d'Ilonse et des Quatre Cantons — Dome
de Barrot — Gorges du Cian

* 14 839 E 7 3 N 44 3

FR9301559 Le Mercantour * 68 073 E 7 10 N 44 8

FR9301560 Mont Chajol * 1 426 E 7 32 N 44 7

FR9301561 Marguareis — Ubac de Tende à Saorge * 6 314 E 7 41 N 44 4

FR9301562 Sites à Spéléomanthes de Roquebilière * 415 E 7 18 N 44 1

FR9301566 Sites à chauves souris de Breil-sur-Roya * 2 475 E 7 31 N 43 55

FR9302002 Montagne de Seymuit — Crête de la Scie 1 404 E 6 14 N 44 25

FR9302005 La Bendola * 1 058 E 7 34 N 43 58

IT1110006 Orsiera — Rocciavré 10 965 E 7 8 N 45 3

IT1110007 Laghi di Avigliana * 420 E 7 23 N 45 4

IT1110008 Madonna della Neve sul Monte Lera 62 E 7 28 N 45 10

IT1110010 Gran Bosco di Salbertrand * 3 712 E 6 55 N 45 3

IT1110013 Monti Pelati e Torre Cives 145 E 7 44 N 45 24

IT1110021 Laghi di Ivrea * 1 598 E 7 53 N 45 29

IT1110022 Stagno di Oulx 84 E 6 49 N 45 2

IT1110026 Champlas — Colle Sestriere * 1 050 E 6 50 N 44 57

IT1110027 Boscaglie di Tasso di Guaglione (Val Clarea) * 340 E 6 57 N 45 9

IT1110029 Pian della Mussa (Balme) * 3 554 E 7 9 N 45 17

IT1110030 Oasi xerotermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco * 1 250 E 7 7 N 45 9

IT1110031 Valle Thuras * 978 E 6 51 N 44 53

IT1110032 Pra — Barant 4 120 E 7 3 N 44 45

IT1110033 Stazioni di Myricaria germanica 132 E 7 7 N 44 48

IT1110038 Col Basset (Sestriere) 271 E 6 52 N 44 58

IT1110039 Rocciamelone * 1 966 E 7 5 N 45 10

IT1110040 Oasi xerotermica di Oulx — Auberge * 1 070 E 6 49 N 45 3

IT1110042 Oasi xerotermica di Oulx — Amazas 339 E 6 49 N 45 1
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IT1110043 Pendici del Monte Chaberton * 329 E 6 46 N 44 57

IT1110044 Bardonecchia — Val Fredda 1 686 E 6 48 N 45 5

IT1110045 Bosco di Pian Prà (Rorà) * 93 E 7 11 N 44 47

IT1110048 Grotta del Pugnetto 19 1 E 7 24 N 45 16

IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle 1 328 E 6 39 N 45 4

IT1110052 Oasi xerotermica di Puys — Beaulard * 468 E 6 44 N 45 2

IT1110053 Valle della Ripa (Argentera) 327 E 6 54 N 44 53

IT1110055 Arnodera — Colle Montabone * 112 E 7 3 N 45 7

IT1110057 Serra di Ivrea 4 572 E 7 56 N 45 29

IT1110058 Cima Fourier e Lago Nero 640 E 6 47 N 44 54

IT1110080 Val Troncea * 10 130 E 6 58 N 44 58

IT1110081 Monte Musiné e Laghi di Caselette * 1 524 E 7 28 N 45 7

IT1120003 Monte Fenera 3 348 E 8 20 N 45 42

IT1120006 Val Mastallone * 1 882 E 8 10 N 45 55

IT1120028 Alta Val Sesia * 7 545 E 7 53 N 45 53

IT1130002 Val Tessera * 10 787 E 8 2 N 45 41

IT1140003 Campello Monti 548 E 8 13 N 45 56

IT1140004 Rifugio M.Luisa (Val Formazza) 3 146 E 8 25 N 46 26

IT1140006 Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola * 746 E 8 16 N 46 3

IT1140007 Boleto — M.te Avigno 390 E 8 21 N 45 47

IT1140016 Alpi Veglia e Devero * 11 734 E 8 13 N 46 18

IT1160016 Stazione di muschi calcarizzanti — C.ba Seviana e C.ba
Barmarossa

* 1,61 E 7 17 N 44 25

IT1160017 Stazione di Linum narbonense * 8,28 E 7 16 N 44 25

IT1160018 Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale 715 E 6 54 N 44 29

IT1160020 Bosco di Bagnasco * 381 E 8 4 N 44 16

IT1160021 Gruppo del Tenibres * 5 338 E 7 0 N 44 18
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IT1160023 Vallone di Orgials — Colle della Lombarda 530 E 7 8 N 44 13

IT1160024 Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac * 1 276 E 6 54 N 44 24

IT1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle
Turbiglie e Grotte di Bos

2 940 E 7 52 N 44 15

IT1160028 Grotta delle Vene 6,01 4 E 7 45 N 44 9

IT1160030 Stazione di Carex Pauciflora di Chialvetta 5,57 E 7 0 N 44 26

IT1160035 M. Antoroto 863 E 7 55 N 44 11

IT1160037 Grotta di Rio Martino 0,3 2 E 7 8 N 44 41

IT1160040 Stazioni di Euphorbia valliniana 207 E 7 10 N 44 31

IT1160056 Alpi Marittime * 32 959 E 7 21 N 44 11

IT1160057 Alte Valli Pesio e Tanaro * 9 340 E 7 42 N 44 9

IT1160058 Gruppo del M. Viso e bosco dell'Alevè * 7 230 E 7 6 N 44 38

IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso * 71 124 E 7 18 N 45 31

IT1201010 Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes * 1 593 E 7 4 N 45 30

IT1202000 Parco del Mont Avic * 5 750 E 7 34 N 45 38

IT1203010 Zona Umida di Morgex * 30 E 7 3 N 45 44

IT1203020 Lago di Lolair * 28 E 7 8 N 45 41

IT1203030 Formazioni Steppiche della Côte De Gargantua * 19 E 7 17 N 45 43

IT1203040 Stagno di Loson * 4,55 E 7 33 N 45 46

IT1203050 Lago di Villa * 27 E 7 41 N 45 41

IT1203060 Stagno di Holay 3,01 E 7 48 N 45 35

IT1203070 Mont Mars * 380 E 7 55 N 45 38

IT1204010 Ambienti Glaciali del Monte Bianco * 12 557 E 6 51 N 45 50

IT1204032 Talweg della Val Ferret * 120 E 7 1 N 45 51

IT1204220 Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa * 8 645 E 7 47 N 45 54

IT1205000 Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin * 356 E 6 57 N 45 40

IT1205010 Ambienti d'alta quota della Valgrisenche * 336 E 7 0 N 45 32
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IT1205020 Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo * 750 E 7 8 N 45 52

IT1205030 Pont d'Ael * 183 E 7 13 N 45 40

IT1205034 Castello e miniere abbandonate di Aymavilles 1,59 E 7 15 N 45 42

IT1205050 Ambienti Xerici del Mont Torretta — Bellon * 49 E 7 14 N 45 43

IT1205061 Stazione di Astragalus centralpinus di Cogne 36 E 7 18 N 45 40

IT1205064 Vallone del Grauson * 489 E 7 23 N 45 38

IT1205065 Vallone dell'Urtier * 1 506 E 7 26 N 45 36

IT1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint-Marcel * 35 E 7 25 N 45 44

IT1205081 Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan * 453 E 7 32 N 45 51

IT1205082 Stagno di Lo Ditor * 22 E 7 33 N 45 50

IT1205090 Ambienti Xerici di Chameran — Grand Brison — Cly * 97 E 7 34 N 45 45

IT1205100 Ambienti d'alta quota del Vallone della Legna * 1 103 E 7 36 N 45 35

IT1205110 Stazione di Peonia Officinalis 33 E 7 47 N 45 37

IT1313712 Cima di Piano Cavallo — Bric Cornia * 4 486 E 7 47 N 44 6

IT1314609 Monte Monega — Monte Prearba * 3 670 E 7 48 N 44 1

IT1314610 Monte Saccarello — Monte Fronté * 3 927 E 7 44 N 44 3

IT1314611 Monte Gerbonte * 2 261 E 7 41 N 44 0

IT1315421 Monte Toraggio — Monte Pietravecchia * 2 648 E 7 40 N 43 58

IT1322122 Croce della Tia — Rio Barchei * 660 E 8 8 N 44 19

IT1322216 Ronco di Maglio * 1 449 E 8 14 N 44 18

IT1322217 Bric Tana — Bric Mongarda * 168 E 8 12 N 44 21

IT1322223 Cave Ferecchi * 37 E 8 12 N 44 22

IT1323014 Monte Spinarda — Rio Nero * 943 E 8 5 N 44 12

IT1323021 Bric Zerbi * 711 E 8 6 N 44 16

IT1323112 Monte Carmo — Monte Settepani * 7 575 E 8 11 N 44 13

IT1323115 Lago di Origlia * 409 E 8 11 N 44 18
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IT1323920 Monte Galero * 3 194 E 8 2 N 44 7

IT2010001 Lago di Ganna * 106 E 8 49 N 45 53

IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella * 751 E 8 48 N 45 51

IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori * 1 312 E 8 45 N 45 52

IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori * 894 E 8 45 N 45 51

IT2010005 Monte Martica 1 057 E 8 48 N 45 53

IT2010016 Val Veddasca 4 919 E 8 47 N 46 3

IT2010018 Monte Sangiano * 195 E 8 37 N 45 52

IT2010019 Monti della Valcuvia * 1 629 E 8 42 N 45 55

IT2020001 Lago di Piano * 207 E 9 9 N 46 2

IT2020009 Valle del Dosso * 1 652 E 9 14 N 46 12

IT2020010 Lago di Segrino * 282 E 13 40 N 45 38

IT2030001 Grigna Settentrionale * 1 617 E 9 22 N 45 57

IT2030002 Grigna Meridionale * 2 732 E 9 21 N 45 55

IT2030003 Monte Barro * 649 E 9 22 N 45 50

IT2040001 Val Viera e Cime di Fopel * 836 E 10 8 N 46 34

IT2040002 Motto di Livigno — Val Saliente * 1 251 E 10 6 N 46 33

IT2040003 Val Federia * 1 593 E 10 4 N 46 31

IT2040004 Valle Alpisella * 1 045 E 10 13 N 46 33

IT2040005 Valle della Forcola 212 E 10 2 N 46 27

IT2040006 La Vallaccia — Pizzo Filone * 1 982 E 10 10 N 46 29

IT2040007 Passo e Monte di Foscagno 1 081 E 10 12 N 46 29

IT2040008 Cime di Plator e Monte delle Scale * 1 572 E 10 18 N 46 30

IT2040009 Valle di Fraele * 1 691 E 10 16 N 46 33

IT2040010 Valle del Braulio — Cresta di Reit * 3 559 E 10 24 N 46 31

IT2040011 Monte Vago — Val di Campo — Val Nera * 2 874 E 10 6 N 46 27
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IT2040012 Val Viola Bormina — Ghiacciaio di Cima dei Piazzi 5 962 E 10 13 N 46 25

IT2040013 Val Zebrù — Gran Zebrù — Monte Confinale 3 725 E 10 30 N 46 28

IT2040014 Valle e Ghiacciaio dei Forni— Val Cedec— Gran Zebrù—
Cevedale

6 157 E 10 34 N 46 25

IT2040015 Paluaccio di Oga * 28 E 10 20 N 46 28

IT2040016 Monte di Scerscen — Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta * 9 666 E 9 54 N 46 20

IT2040017 Disgrazia — Sissone * 3 010 E 9 45 N 46 17

IT2040018 Val Codera * 818 E 9 29 N 46 14

IT2040019 Bagni di Masino — Pizzo Badile — Pizzo del Ferro * 2 755 E 9 35 N 46 15

IT2040020 Val di Mello — Piano di Preda Rossa * 5 789 E 9 41 N 46 15

IT2040021 Val di Togno — Pizzo Scalino * 3 150 E 9 55 N 46 14

IT2040023 Valle dei Ratti * 928 E 9 32 N 46 12

IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda * 2 119 E 10 11 N 46 11

IT2040025 Pian Gembro * 78 E 10 9 N 46 9

IT2040026 Val Lesina * 1 184 E 9 27 N 46 5

IT2040027 Valle del Bitto di Gerola * 2 458 E 9 31 N 46 5

IT2040028 Valle del Bitto di Albaredo * 3 399 E 9 36 N 46 4

IT2040029 Val Tartano * 1 451 E 9 43 N 46 4

IT2040030 Val Madre * 1 486 E 9 42 N 46 8

IT2040031 Val Cervia * 1 893 E 9 48 N 46 6

IT2040032 Valle del Livrio * 2 108 E 9 51 N 46 7

IT2040033 Val Venina 3 644 E 9 53 N 46 3

IT2040034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo Coca * 3 143 E 9 59 N 46 7

IT2040035 Val Bondone — Val Caronella * 1 500 E 10 3 N 46 7

IT2040036 Val Belviso * 766 E 10 6 N 46 4

IT2040037 Rifugio Falk * 4,22 E 10 15 N 46 23

IT2040038 Val Fontana * 4 210 E 10 0 N 46 14
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IT2040039 Val Zerta * 1 585 E 9 23 N 46 21

IT2040040 Val Bodengo 2 555 E 9 17 N 46 15

IT2040041 Piano di Chiavenna * 2 514 E 9 23 N 46 16

IT2040042 Pian di Spagna e Lago di Mezzola * 1 715 E 9 25 N 46 10

IT2060001 Valtorta e Valmoresca * 1 682 E 9 37 N 46 1

IT2060002 Valle di Piazzatorre — Isola di Fondra * 2 513 E 9 42 N 45 58

IT2060003 Alta Val Brembana — Laghi Gemelli * 4 251 E 9 51 N 46 1

IT2060004 Alta Val di Scalve * 7 053 E 10 10 N 46 1

IT2060005 Val Sedornia — Val Zurio — Pizzo della Presolana * 12 962 E 10 1 N 45 57

IT2060006 Boschi del Giovetto di Paline 597 E 10 8 N 45 57

IT2060007 Valle Asinina 1 506 E 9 36 N 45 54

IT2060008 Valle Parina * 2 225 E 9 43 N 45 54

IT2060009 Val Nossana — Cima di Grem * 3 369 E 9 51 N 45 54

IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo * 565 E 9 39 N 45 45

IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza * 50 E 9 37 N 45 42

IT2060016 Valpredina * 90 E 9 48 N 45 43

IT2070001 Torbiere del Tonale 47 E 10 34 N 46 15

IT2070002 Monte Piccolo — Monte Colmo * 412 E 10 22 N 46 11

IT2070003 Val Rabbia e Val Galinera 1 854 E 10 24 N 46 9

IT2070004 Monte Marser — Corni di Bos 2 591 E 10 26 N 46 6

IT2070005 Pizzo Badile — Alta Val Zumella 2 184 E 10 24 N 46 0

IT2070006 Pascoli di Crocedomini — Alta Val Caffaro 4 603 E 10 25 N 45 55

IT2070007 Vallone del Forcel Rosso 3 067 E 10 30 N 46 4

IT2070008 Cresta Monte Colombé e Cima Barbignaga 156 E 10 24 N 46 3

IT2070009 Versanti dell'Avio 1 678 E 10 28 N 46 10

IT2070010 Piz Olda — Val Malga 2 069 E 10 22 N 46 7
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IT2070011 Torbiera La Goia 0,2 E 10 20 N 46 6

IT2070012 Torbiere di Val Barone 68 E 10 23 N 45 58

IT2070013 Ghiacciaio dell'Adamello 2 976 E 10 31 N 46 9

IT2070014 Lago di Pile 4 E 10 27 N 46 0

IT2070015 Monte Cas — Punta Corlor 166 E 10 44 N 45 45

IT2070016 Cima Comer * 314 E 10 40 N 45 42

IT2070017 Valli di Sant'Antonio 4 160 E 10 12 N 46 9

IT2070018 Altopiano di Cariadeghe 523 E 10 20 N 45 35

IT2070019 Sorgente Funtanì * 55 E 10 29 N 45 39

IT2070021 Valvestino * 6 473 E 10 37 N 45 46

IT2070022 Corno della Marogna * 3 571 E 10 41 N 45 48

IT2070023 Belvedere — Tri Plane * 26 E 10 22 N 46 3

IT3110001 Biotopo Vegetazione Steppica Tartscher Leiten * 38 E 10 34 N 46 40

IT3110002 Biotopo Ontaneto di Sluderno * 125 E 10 34 N 46 38

IT3110004 Biotopo Ontaneto di Cengles * 41 E 10 38 N 46 37

IT3110005 Biotopo Ontaneto di Oris * 46 E 10 39 N 46 37

IT3110010 Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg * 176 E 10 57 N 46 38

IT3110011 Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa * 10 087 E 10 56 N 46 44

IT3110012 Lacines — Catena del Monteneve nel Parco Naturale
Gruppo di Tessa

* 8 095 E 11 5 N 46 49

IT3110013 Biotopo Delta del Valsura * 28 E 11 10 N 46 37

IT3110014 Biotopo Gisser Auen 14 E 11 22 N 46 45

IT3110015 Biotopo Hühnerspiel 144 E 11 29 N 46 56

IT3110016 Biotopo Wiesermoos * 14 E 12 5 N 47 3

IT3110017 Parco Naturale Vedrette di Ries — Aurina * 31 313 E 12 4 N 46 56

IT3110018 Ontaneti dell'Aurino * 25 E 11 56 N 46 53

IT3110019 Biotopo Rasner Möser * 25 E 12 4 N 46 48
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IT3110020 Biotopo Monte Covolo — Alpe di Nemes * 278 E 12 25 N 46 40

IT3110022 Biotopo Ontaneto della Rienza — Dobbiaco * 16 E 12 13 N 46 43

IT3110026 Valle di Funes — Sas De Putia — Rasciesa nel Parco
Naturale Puez-Odle

* 5 258 E 11 46 N 46 37

IT3110027 Gardena — Valle Lunga — Puez nel Parco Naturale
Puez-Odle

* 5 396 E 11 48 N 46 35

IT3110029 Parco Naturale dello Sciliar — Catinaccio * 7 293 E 11 35 N 46 29

IT3110030 Biotopo Torbiera Totes Moos * 4,19 E 11 22 N 46 26

IT3110031 Biotopo Torbiera Wölfl * 10 E 11 24 N 46 25

IT3110032 Biotopo Torbiera Tschingger * 3,08 E 11 23 N 46 26

IT3110033 Biotopo Buche di Ghiaccio 28 E 11 14 N 46 26

IT3110034 Biotopo Lago di Caldaro * 241 E 11 15 N 46 22

IT3110035 Biotopo Castelfeder * 108 E 11 17 N 46 20

IT3110036 Parco Naturale Monte Corno * 6 851 E 11 18 N 46 17

IT3110037 Biotopo Lago di Favogna 10 E 11 11 N 46 16

IT3110038 Ultimo — Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio * 27 989 E 10 48 N 46 31

IT3110039 Ortles — Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello
Stelvio

* 4 188 E 10 31 N 46 31

IT3110040 Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio * 3 517 E 10 30 N 46 37

IT3110041 Jaggl * 702 E 10 33 N 46 47

IT3110042 Prati Aridi Rocciosi di Agumes * 0,34 E 10 34 N 46 37

IT3110043 Prati Aridi Rocciosi di Sant'Ottilia 0,12 E 10 37 N 46 36

IT3110044 Biotopo Sonnenberg Vegetazione Steppica Schlanderser
Leiten

* 25 E 10 47 N 46 37

IT3110045 Biotopo Sonnenberg Vegetazione Steppica Kortscher Leiten * 56 E 10 43 N 46 38

IT3110046 Biotopo Palude della Volpe * 4,03 E 11 14 N 46 30

IT3110048 Prati dell'Armentara * 344 E 11 55 N 46 37

IT3110049 Parco Naturale Fanes — Senes — Braies * 25 418 E 12 3 N 46 39

IT3110050 Parco Naturale Dolomiti di Sesto * 11 891 E 12 17 N 46 39

IT3110051 Biotopo Ahrau di Stegona * 18 E 11 55 N 46 48
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IT3120001 Alta Val di Rabbi * 4 434 E 10 45 N 46 26

IT3120002 Alta Val La Mare * 5 819 E 10 40 N 46 25

IT3120003 Alta Val del Monte * 4 464 E 10 35 N 46 22

IT3120004 Val Genova * 13 240 E 10 38 N 46 10

IT3120005 Adamello * 13 425 E 10 35 N 46 4

IT3120006 Presanella * 15 926 E 10 42 N 46 14

IT3120007 Monte Sadron * 3 651 E 10 54 N 46 17

IT3120008 Val di Tovel * 6 610 E 10 55 N 46 15

IT3120009 Dolomiti di Brenta * 22 664 E 10 51 N 46 12

IT3120010 Pale di San Martino * 5 328 E 11 51 N 46 14

IT3120011 Val Venegia * 2 237 E 11 48 N 46 18

IT3120012 Cima Bocche — Lusia * 3 058 E 11 45 N 46 19

IT3120013 Foresta di Paneveggio * 1 252 E 11 44 N 46 17

IT3120014 Lagorai Orientale * 7 698 E 11 44 N 46 14

IT3120015 Tre Cime Monte Bondone * 223 E 11 2 N 46 0

IT3120016 Corna Piana * 52 E 10 53 N 45 47

IT3120017 Campobrun * 426 E 11 7 N 45 42

IT3120018 Scanuppia * 529 E 11 9 N 45 57

IT3120019 Lago Nero * 3,08 E 11 18 N 46 17

IT3120020 Palú Longa * 6,05 E 11 22 N 46 17

IT3120021 Lago delle Buse * 18 E 11 27 N 46 10

IT3120022 Palú dei Mugheri * 10 E 11 41 N 46 17

IT3120023 Sorte di Bellamonte * 11 E 11 40 N 46 18

IT3120024 Zona Umida Valfloriana * 203 E 11 22 N 46 13

IT3120025 Selva di Ega * 3,13 E 11 29 N 46 21

IT3120026 Becco della Palua * 17 E 11 29 N 46 21
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IT3120027 Canzenagol * 3,39 E 11 36 N 46 16

IT3120028 Pra delle Nasse * 8,08 E 11 47 N 46 15

IT3120029 Sorgente Resenzuola * 4,34 E 11 39 N 46 0

IT3120030 Fontanazzo * 54 E 11 36 N 46 0

IT3120031 Masi Carretta * 3,02 E 11 37 N 46 6

IT3120032 I Mughi * 21 E 11 36 N 46 5

IT3120033 Palude di Roncegno * 21 E 11 25 N 46 3

IT3120034 Paludi di Sternigo * 24 E 11 15 N 46 8

IT3120035 Laghestel di Piné * 91 E 11 13 N 46 6

IT3120036 Redebus * 10 E 11 19 N 46 8

IT3120037 Le Grave * 30 E 11 10 N 46 7

IT3120038 Inghiaie * 30 E 11 18 N 45 59

IT3120039 Canneto di Levico 9,74 E 11 16 N 46 0

IT3120040 Lago Pudro * 13 E 11 13 N 46 4

IT3120041 Lago Costa * 3,83 E 11 14 N 46 4

IT3120042 Canneti di San Cristoforo * 9,39 E 11 14 N 46 2

IT3120043 Pizé * 16 E 11 15 N 46 2

IT3120044 Monte Barco e Monte della Gallina * 173 E 11 10 N 46 7

IT3120045 Lagabrun * 4,49 E 11 11 N 46 12

IT3120046 Prati di Monte * 5,99 E 11 14 N 46 13

IT3120047 Paluda La Lot * 6,62 E 11 16 N 46 14

IT3120048 Laghetto di Vedes * 8,26 E 11 16 N 46 14

IT3120049 Lona — Lases 25 E 11 13 N 46 8

IT3120050 Torbiera delle Viote * 20 E 11 2 N 46 1

IT3120051 Stagni della Vela — Soprasasso * 87 E 11 5 N 46 5

IT3120052 Doss Trento * 16 E 11 6 N 46 4
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IT3120053 Foci dell'Avisio * 133 E 11 4 N 46 8

IT3120054 La Rupe * 45 E 11 5 N 46 11

IT3120055 Lago di Toblino * 170 E 10 58 N 46 3

IT3120056 Palú Longia * 10 E 11 5 N 46 28

IT3120057 Palú Tremole * 4 E 11 4 N 46 28

IT3120058 Torbiere di Monte Sous * 97 E 11 3 N 46 30

IT3120059 Palú di Tuenno * 5,56 E 11 1 N 46 20

IT3120060 Forra di S. Giustina * 24 E 11 3 N 46 20

IT3120061 La Rocchetta * 89 E 11 3 N 46 14

IT3120062 Malga Flavona * 215 E 10 56 N 46 14

IT3120063 Lago di Tovel * 107 E 10 57 N 46 15

IT3120064 Torbiera del Tonale * 62 E 10 35 N 46 15

IT3120065 Lago d'Idro * 14 E 10 32 N 45 48

IT3120066 Palú di Boniprati * 11 E 10 36 N 45 55

IT3120067 Paludi di Malga Clevet * 103 E 10 32 N 45 55

IT3120068 Fiavé 137 E 10 49 N 45 59

IT3120069 Torbiera Lomasona * 26 E 10 51 N 45 59

IT3120070 Pian degli Uccelli * 185 E 10 48 N 46 13

IT3120071 Paludi del Dosson * 122 E 10 50 N 46 15

IT3120072 Paludi di Bocenago * 14 E 10 50 N 46 15

IT3120073 Paludi di Daré * 95 E 10 51 N 46 16

IT3120074 Marocche di Dro * 251 E 10 56 N 45 59

IT3120075 Monte Brione * 66 E 10 52 N 45 53

IT3120076 Lago D'Ampola * 24 E 10 39 N 45 52

IT3120077 Palú di Borghetto * 7,93 E 10 55 N 45 41

IT3120078 Torbiera Echen 8,33 E 11 11 N 45 54
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IT3120079 Lago di Loppio * 113 E 10 55 N 45 51

IT3120080 Laghetti di Marco * 36 E 11 0 N 45 51

IT3120081 Pra dall'Albi — Cei * 117 E 11 1 N 45 57

IT3120082 Taio di Nomi * 5,29 E 11 4 N 45 55

IT3120083 Muga Bianca * 111 E 11 9 N 45 50

IT3120084 Roncon 2,91 E 11 37 N 46 24

IT3120085 Il Laghetto * 6,7 E 11 23 N 46 0

IT3120086 Servis * 324 E 11 4 N 45 56

IT3120087 Laghi e abisso di Lamar * 25 E 11 3 N 46 7

IT3120088 Palú di Monte Rovere 16 E 11 17 N 45 57

IT3120089 Montepiano — Palú di Fornace * 33 E 11 11 N 46 7

IT3120090 Monte Calvo * 1,19 E 11 15 N 46 6

IT3120091 Alberè di Tenna * 6,82 E 11 15 N 46 1

IT3120092 Passo del Broccon * 345 E 11 40 N 46 7

IT3120093 Crinale Pichea — Rocchetta * 1 009 E 10 46 N 45 54

IT3120094 Alpe di Storo e Bondone * 759 E 10 36 N 45 48

IT3120095 Bocca d'Ardole — Corno della Paura * 178 E 10 56 N 45 45

IT3120096 Bocca di Caset * 50 E 10 41 N 45 51

IT3120097 Catena di Lagorai * 2 855 E 11 32 N 46 13

IT3120098 Monti Lessini Nord * 792 E 11 4 N 45 42

IT3120099 Piccole Dolomiti * 1 229 E 11 7 N 45 44

IT3120100 Pasubio * 1 836 E 11 10 N 45 48

IT3120101 Condino * 72 E 10 36 N 45 53

IT3120102 Lago di Santa Colomba * 5,97 E 11 10 N 46 7

IT3120103 Monte Baldo di Brentonico * 2 061 E 10 54 N 45 48

IT3120104 Monte Baldo — Cima Valdritta * 456 E 10 51 N 45 44
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IT3120105 Burrone di Ravina * 527 E 11 4 N 46 2

IT3120106 Nodo del Latemar * 1 862 E 11 35 N 46 22

IT3120107 Val Cadino * 1 110 E 11 24 N 46 13

IT3120108 Val San Nicolò * 715 E 11 47 N 46 25

IT3120109 Valle Flanginech * 81 E 10 47 N 46 9

IT3120110 Terlago * 109 E 11 3 N 46 5

IT3120111 Manzano * 100 E 10 57 N 45 52

IT3120112 Arnago * 157 E 10 54 N 46 22

IT3120113 Molina — Castello * 49 E 11 26 N 46 16

IT3120114 Monte Zugna * 1 696 E 11 2 N 45 50

IT3120115 Monte Brento * 254 E 10 54 N 45 59

IT3120116 Monte Malachin * 160 E 11 7 N 46 16

IT3120117 Ontaneta di Croviana * 23 E 10 54 N 46 20

IT3120118 Lago (Val di Fiemme) * 12 E 11 31 N 46 17

IT3120119 Val Duron * 761 E 11 40 N 46 29

IT3120120 Bassa Valle del Chiese * 20 E 10 33 N 45 49

IT3120121 Carbonare * 12 E 11 13 N 45 56

IT3120122 Gocciadoro * 19 E 11 8 N 46 3

IT3120123 Assizzi — Vignola * 88 E 11 15 N 46 2

IT3120124 Torcegno * 50 E 11 26 N 46 4

IT3120125 Zaccon * 371 E 11 25 N 46 2

IT3120126 Val Noana * 730 E 11 51 N 46 7

IT3120127 Monti Tremalzo e Tombea * 5 537 E 10 38 N 45 50

IT3120128 Alta Val Stava * 1 775 E 11 32 N 46 18

IT3120129 Ghiacciaio Marmolada 463 E 11 51 N 46 26

IT3120130 Il Colo 0,29 E 11 36 N 46 5
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IT3120131 Grotta Uvada 1,16 E 11 39 N 46 6

IT3120132 Grotta di Ernesto 1,06 E 11 39 N 45 58

IT3120133 Grotta di Collalto 0,6 5 E 10 53 N 46 5

IT3120134 Grotta del Calgeron 0,92 5 E 11 37 N 46 0

IT3120135 Grotta della Bigonda 1,23 22 E 11 35 N 46 1

IT3120136 Bus della Spia 0,66 1 E 11 1 N 46 13

IT3120137 Bus del Diaol 1,04 1 E 10 54 N 45 56

IT3120138 Grotta Cesare Battisti 0,45 2 E 11 2 N 46 8

IT3120139 Grotta di Costalta 0,54 1 E 11 22 N 45 59

IT3120140 Grotta del Vallon 0,3 1 E 10 51 N 46 8

IT3120141 Grotta della Lovara 0,95 1 E 11 3 N 46 13

IT3120142 Val Campelle * 1 136 E 11 30 N 46 7

IT3120143 Valle del Vanoi * 3 247 E 11 38 N 46 11

IT3120144 Valle del Verdes * 2 186 E 11 9 N 46 20

IT3120145 Monte Remà * 237 E 10 31 N 45 56

IT3120146 Laghetto delle Regole * 21 E 11 6 N 46 28

IT3120147 Monti Lessini Ovest * 1 028 E 10 56 N 45 41

IT3120149 Monte Ghello * 147 E 11 3 N 45 54

IT3120150 Talpina — Brentonico * 245 E 10 59 N 45 49

IT3120152 Tione — Villa Rendena * 185 E 10 42 N 46 2

IT3120154 Le Sole * 10 E 10 41 N 46 1

IT3120156 Adige * 14 E 11 1 N 45 47

IT3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina * 233 14 E 10 54 N 45 36

IT3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio 1 037 29 E 10 42 N 45 37

IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciosa 171 12 E 10 58 N 45 37

IT3210007 Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di
Garda

* 676 21 E 10 43 N 45 34
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IT3210021 Monte Pastello * 1 750 24 E 10 51 N 45 34

IT3210039 Monte Baldo Ovest * 6 510 67 E 10 49 N 45 44

IT3210040 Monti Lessini — Pasubio — Piccole Dolomiti Vicentine * 13 872 179 E 11 12 N 45 44

IT3210041 Monte Baldo Est * 2 762 57 E 10 52 N 45 39

IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest * 476 95 E 10 52 N 45 33

IT3220002 Granezza 1 303 17 E 11 32 N 45 49

IT3220007 Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa * 1 680 64 E 11 39 N 45 52

IT3220036 Altopiano dei Sette Comuni * 14 988 87 E 11 28 N 45 57

IT3230003 Gruppo del Sella * 449 11 E 11 50 N 46 30

IT3230005 Gruppo Marmolada * 1 305 20 E 11 52 N 46 25

IT3230006 Val Visdende — Monte Peralba — Quaternà * 14 165 73 E 12 35 N 46 37

IT3230017 Monte Pelmo — Mondeval — Formin * 11 065 89 E 12 7 N 46 27

IT3230019 Lago di Misurina 75 5 E 12 15 N 46 35

IT3230022 Massiccio del Grappa * 22 473 142 E 11 48 N 45 53

IT3230025 Gruppo del Visentin: M. Faverghera — M. Cor * 1 562 24 E 12 18 N 46 3

IT3230026 Passo di San Boldo * 38 3 E 12 10 N 46 0

IT3230027 Monte Dolada Versante S.E. * 659 13 E 12 20 N 46 11

IT3230031 Val Tovanella Bosconero * 8 845 53 E 12 17 N 46 20

IT3230035 Valli del Cismon — Vanoi: Monte Coppolo * 2 845 29 E 11 43 N 46 4

IT3230042 Torbiera di Lipoi * 65 5 E 11 57 N 46 2

IT3230043 Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner
Croda Granda

* 10 909 66 E 11 54 N 46 18

IT3230044 Fontane di Nogaré 212 9 E 12 14 N 46 9

IT3230045 Torbiera di Antole * 25 3 E 12 10 N 46 8

IT3230047 Lago di Santa Croce * 788 14 E 12 20 N 46 6

IT3230060 Torbiere di Danta * 205 11 E 12 29 N 46 33

IT3230063 Torbiere di Lac Torond * 38 3 E 11 59 N 46 14
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IT3230067 Aree palustri di Melere — Monte Gal e boschi di Col
d'Ongia

* 111 8 E 12 12 N 46 2

IT3230068 Valpiana — Valmorel (Aree palustri) 126 6 E 12 13 N 46 4

IT3230071 Dolomiti di Ampezzo * 11 362 77 E 12 6 N 46 35

IT3230077 Foresta del Cansiglio * 5 060 44 E 12 24 N 46 4

IT3230078 Gruppo del Popera — Dolomiti di Auronzo e di Val
Comelico

* 8 924 73 E 12 23 N 46 36

IT3230080 Val Talagona— Gruppo Monte Cridola— Monte Duranno * 12 252 68 E 12 25 N 46 23

IT3230081 Gruppo Antelao — Marmarole — Sorapis * 17 069 74 E 12 17 N 46 30

IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi * 31 383 178 E 12 3 N 46 11

IT3230084 Civetta — Cime di San Sebastiano * 6 597 68 E 12 4 N 46 20

IT3230085 Comelico — Bosco della Digola — Brentoni — Tudaio * 12 085 89 E 12 35 N 46 31

IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba * 3 236 121 E 12 1 N 46 2

IT3240003 Monte Cesen * 3 697 32 E 12 0 N 45 57

IT3310001 Dolomiti Friulane * 36 740 E 12 32 N 46 19

IT3310002 Val Colvera di Jof * 396 E 12 40 N 46 12

IT3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa * 875 E 12 52 N 46 14

IT3310004 Forra del Torrente Cellina * 289 E 12 36 N 46 11

IT3310006 Foresta del Cansiglio * 2 713 E 12 26 N 46 3

IT3320001 Gruppo del Monte Coglians * 5 405 E 12 48 N 46 37

IT3320002 Monti Dimon e Paularo * 702 E 13 4 N 46 33

IT3320003 Creta di Aip e Sella di Lanza * 3 894 E 13 10 N 46 33

IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona * 465 E 13 20 N 46 33

IT3320005 Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto * 4 662 E 13 24 N 46 32

IT3320006 Conca di Fusine * 3 598 E 13 39 N 46 28

IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon * 1 832 E 12 37 N 46 26

IT3320008 Col Gentile * 1 038 E 12 48 N 46 27

IT3320009 Zuc Dal Bor * 1 415 E 13 14 N 46 27
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IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart * 7 999 E 13 29 N 46 25

IT3320011 Monti Verzegnis e Valcalda * 2 406 E 12 51 N 46 21

IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali * 9 592 E 13 13 N 46 21

IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi * 402 E 13 8 N 46 18

IT3320014 Torrente Lerada * 365 E 13 23 N 46 12

IT3320015 Valle del Medio Tagliamento * 3 580 E 13 2 N 46 14

IT3320016 Forra del Cornappo * 299 E 13 17 N 46 14

IT3320017 Rio Bianco di Taipana e Gran Monte * 1 721 E 13 20 N 46 16

IT3320018 Forra del Pradolino e Monte Mia * 1 010 E 13 27 N 46 12

IT3320019 Monte Matajur * 213 E 13 33 N 46 11

IT6020002 Lago Secco e Agro Nero * 135 E 13 19 N 42 42

IT6020025 Monti della Laga (Area Sommitale) * 2 424 E 13 22 N 42 38

IT6050017 Pendici di Colle Nero * 132 E 13 51 N 41 43

IT6050018 Cime del Massiccio della Meta * 2 541 E 13 57 N 41 39

IT6050020 Val Canneto * 990 E 13 54 N 41 41

IT7110099 Gole del Sagittario * 1 349 E 13 48 N 41 57

IT7110100 Monte Genzana * 5 805 E 13 54 N 41 57

IT7110101 Lago di Scanno ed Emissari 103 E 13 51 N 41 55

IT7110202 Gran Sasso * 33 995 E 13 37 N 42 26

IT7110204 Maiella Sud Ovest * 6 276 E 14 0 N 41 57

IT7110205 Parco Nazionale d'Abruzzo * 58 880 E 13 41 N 41 51

IT7120201 Monti della Laga e Lago di Campotosto * 15 816 E 13 25 N 42 40

IT7140043 Monti Pizi — Monte Secine * 4 195 E 14 10 N 41 54

IT7140203 Maiella * 36 119 E 14 32 N 42 5

PLC120001 Tatry * 21 069,7 E 19 57 N 49 16

PLC180001 Bieszczady * 107 317,9 E 22 23 N 49 12
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PLH120001 Babia Góra * 3 442,4 E 19 32 N 49 35

PLH120002 Czarna Orawa * 37,1 E 19 42 N 49 30

PLH120009 Kostrza * 38,6 E 20 23 N 49 47

PLH120012 Na Policy * 72,6 E 19 37 N 49 37

PLH120013 Pieniny * 2 346 E 20 23 N 49 25

PLH120016 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie * 7 363,4 E 19 45 N 49 26

PLH120018 Ostoja Gorczańska * 18 445 E 20 9 N 49 34

PLH120019 Ostoja Popradzka * 59 371,7 E 20 47 N 49 25

PLH120020 Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca 16,1 E 20 50 N 49 45

PLH180001 Ostoja Magurska * 19 450,9 E 21 26 N 49 29

PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe * 268,9 E 18 42 N 49 46

PLH240005 Beskid Śląski * 27 370 E 18 56 N 49 41

PLH240006 Beskid Żywiecki * 35 637,1 E 19 14 N 49 32

PLH240007 Kościół w Radziechowach 0,1 E 19 12 N 49 64

PLH240008 Kościół w Górkach Wielkich 0,1 E 18 51 N 49 46

SE0620001 Långfjället-Städjan-Nipfjället * 93 903,9 E 12 37 N 62 4

SE0620002 Vedungsfjällen * 19 411,4 E 13 12 N 61 54

SE0620003 Fjätälven och Västvallen i Storfjäten * 299,2 E 13 5 N 61 52

SE0620005 Storån-Österdalälven 820,2 E 12 40 N 61 54

SE0620009 Drevfjällen * 33 208 E 12 22 N 61 42

SE0620015 Fulufjället * 40 780,6 E 12 42 N 61 32

SE0620024 Skarsåsfjället * 2 297 E 12 53 N 61 20

SE0620220 Storbron * 249,2 E 12 51 N 61 23

SE0620266 Lillfjäten * 422,9 E 12 57 N 62 0

SE0720029 Sånfjället * 11 292,4 E 13 33 N 62 17

SE0720033 Rogen * 49 076,4 E 12 28 N 62 21
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SE0720084 Vålådalen * 120 435,8 E 12 55 N 63 8

SE0720160 Oldflån-Ansätten * 25 951,5 E 13 47 N 63 51

SE0720164 Skäckerfjällen * 46 303,9 E 12 39 N 63 50

SE0720171 Svenskådalen * 24 673,3 E 13 23 N 63 58

SE0720182 Saxvattnet * 5 378,4 E 15 11 N 64 38

SE0720183 Frostvikenfjällen * 85 422,7 E 14 40 N 64 38

SE0720185 Bjurälven-Korallgrottan * 4 896,2 E 14 6 N 64 54

SE0720186 Grubbdalen * 2 107,2 E 13 45 N 64 2

SE0720199 Gråberget-Hotagsfjällen * 113 435,2 E 14 35 N 64 9

SE0720200 Henvålen-Aloppan * 17 583,8 E 13 23 N 62 41

SE0720203 Hällingsåfallet * 16,2 E 14 23 N 64 21

SE0720206 Tännforsen * 9,4 E 12 44 N 63 26

SE0720209 Håckervålen * 637,2 E 13 33 N 63 9

SE0720212 Bastudalen * 2 837,5 E 13 51 N 63 5

SE0720213 Marntallsåsen * 4 058 E 13 58 N 62 56

SE0720214 Arådalen * 1 131,5 E 13 37 N 62 53

SE0720218 Brovallvålen * 4 022 E 13 15 N 62 19

SE0720220 Storåsen * 1 054,8 E 13 22 N 62 20

SE0720223 Hamrafjället * 676,2 E 12 16 N 62 34

SE0720250 Skrapavattnet * 30,6 E 14 25 N 63 51

SE0720259 Trappåsen 160,6 E 12 26 N 62 40

SE0720260 Kilbergsdalen * 2,3 E 13 58 N 62 23

SE0720262 Svallmyren * 213,9 E 12 32 N 62 35

SE0720263 Lill-Rånddalen * 52,5 E 13 18 N 62 15

SE0720264 Lerdalsälven-Tvärlidån * 70,5 E 13 56 N 64 44

SE0720265 Vallån Frostviken * 186,9 E 14 0 N 64 45
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SE0720268 Sälgåsen * 10,9 E 14 21 N 64 27

SE0720269 Sörhållan * 2,8 E 13 19 N 62 14

SE0720273 Bågavattnet 26,1 E 14 17 N 64 5

SE0720274 Sandåsvallen * 16,7 E 12 22 N 62 32

SE0720276 Lillåsvallen Ramundberget * 10,1 E 12 24 N 62 40

SE0720277 Klinken * 329,8 E 12 17 N 62 43

SE0720279 Styggdalen-Vargån * 328,7 E 12 15 N 63 38

SE0720280 Rosselberget * 49 E 12 42 N 62 28

SE0720281 Stor-Mittåkläppen * 1 091,7 E 12 27 N 62 44

SE0720282 Ånnsjön * 8 960,5 E 12 30 N 63 16

SE0720283 Gröndalen Frostviken * 28,8 E 14 5 N 64 47

SE0720284 Jormön 198,8 E 14 0 N 64 42

SE0720285 Ljungan; Uppströms Storsjön 165,1 E 12 44 N 62 53

SE0720286 Åreälven 6 492,9 E 12 48 N 63 27

SE0720287 Storån (Ammerån alpin) 81,7 E 14 51 N 63 56

SE0720288 Dammån-Storån 200,7 E 14 1 N 63 7

SE0720289 Toskströmmen (Hårkan alpin) 4 016,9 E 14 12 N 64 1

SE0720291 Ljusnan (Hede-Svegsjön) 1 938,7 E 13 49 N 62 16

SE0720292 Kölån (Österdalälven) 256,1 E 12 56 N 62 9

SE0720296 Stikkenjukke (Saxån) 82,7 E 14 22 N 65 5

SE0720300 Fiskhusberget * 590,8 E 13 35 N 63 15

SE0720305 Kullflon-Nyflon * 3 646,3 E 14 56 N 63 58

SE0720355 Flon, Bruksvallarna * 39,5 E 12 29 N 62 36

SE0720356 Jöns-Erskölen 2,4 E 14 7 N 62 26

SE0720359 Ammerån 4 096,5 E 15 27 N 63 30

SE0720361 Hårkan 5 745,7 E 14 44 N 63 37
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SE0720369 Sölvbacka strömmar 43,9 E 13 19 N 62 47

SE0720371 Hökvattsån 25,5 E 14 53 N 63 51

SE0720401 Storsundet Laxviken 17,9 E 14 40 N 63 49

SE0720409 Läskvattsån 3,3 E 14 43 N 63 56

SE0720423 Berntbygget 5,6 E 14 24 N 63 50

SE0720424 Skrapavattsbäcken * 16,4 E 14 26 N 63 52

SE0720428 Höjden Botelnäset * 169,5 E 14 20 N 63 54

SE0720442 Myhrbodarna 4,1 E 14 14 N 64 5

SE0720447 Holmvallen 4,5 E 12 31 N 62 43

SE0720448 Brynndammen 12,3 E 13 46 N 62 31

SE0720449 Väster-Dalsvallen 2,4 E 12 25 N 63 13

SE0720452 Tångeråsen; Backen 4,4 E 13 48 N 63 34

SE0720453 Tångeråsen; Vallarna 3,6 E 13 48 N 63 33

SE0720456 Oppidala Ramundberget 1,3 E 12 20 N 62 43

SE0720464 Ramundberget sydost 1 2,4 E 12 24 N 62 41

SE0720465 Ramundberget sydost 3 3,2 E 12 24 N 62 42

SE0810054 Blaikfjället * 34 150,4 E 16 7 N 64 35

SE0810057 Gitsfjället * 40 158,2 E 15 31 N 64 50

SE0810058 Ryptjärnberget * 75 E 15 48 N 64 50

SE0810059 Marsfjället * 86 067,2 E 15 38 N 65 6

SE0810060 Skalmodal * 303,7 E 14 33 N 65 26

SE0810080 Vindelfjällen * 555 103,4 E 15 50 N 65 53

SE0810347 Rödingsjö * 6 383,2 E 15 10 N 64 47

SE0810350 Kalvtjärnarna * 879,3 E 15 19 N 64 43

SE0810355 Brattiken * 777,3 E 15 55 N 65 25

SE0810366 Rapstenjaure 162 E 14 42 N 65 5
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SE0810367 Guorte, Joesjö 478,4 E 14 33 N 65 39

SE0810374 Dikasjön 4,8 E 15 54 N 65 13

SE0810377 Vilasund-Strimasund 16,6 E 14 54 N 66 2

SE0810385 Rövattsliden 33,5 E 15 6 N 65 42

SE0810386 Guortabäcken 4,4 E 15 6 N 65 20

SE0810394 Vardo- Laster- och Fjällfjällen * 106 154,2 E 14 40 N 65 16

SE0810395 Virisens vattensystem 3 684,4 E 14 54 N 65 26

SE0810396 Daune * 12 063,7 E 15 11 N 65 15

SE0810397 Södra Gardfjället * 37 116,4 E 15 37 N 65 19

SE0810398 Norra Borgafjäll * 13 059,9 E 15 0 N 64 53

SE0810399 Vojmsjölandet * 4 872,6 E 16 19 N 64 58

SE0810435 Vindelälven 33 144,8 E 17 27 N 65 38

SE0810439 Satsfjället * 11 862,4 E 15 10 N 64 58

SE0810443 Ammarnäsdeltat 277,6 E 16 13 N 65 57

SE0810482 Brånaviktjärnen 0,37 E 15 59 N 65 28

SE0810485 Rauksvajja * 59,9 E 15 45 N 65 38

SE0810488 Skansnäsån 287,2 E 16 2 N 65 15

SE0810513 Njakafjäll * 6 276,7 E 15 38 N 64 57

SE0820056 Laisdalens fjällurskog * 72 705,4 E 16 53 N 66 1

SE0820057 Märkberget * 288,9 E 16 52 N 66 14

SE0820061 Veddek 1 * 6 090,2 E 17 19 N 65 58

SE0820120 Pieljekaise * 15 467,2 E 16 47 N 66 21

SE0820123 Hornavan-Sädvajaure fjällurskog * 80 897 E 17 5 N 66 26

SE0820124 Tjeggelvas * 32 939 E 17 45 N 66 31

SE0820125 Ramanj * 4 664 E 17 35 N 66 39

SE0820130 Udtja * 146 476,9 E 19 10 N 66 22
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SE0820137 Såkkevarats * 7 192,7 E 19 30 N 66 29

SE0820154 Kallovaratjeh * 2 224,8 E 16 46 N 67 6

SE0820156 Pärlälvens fjällurskog * 115 733,1 E 18 0 N 66 49

SE0820163 Kvikkjokk-Kabla fjällurskog * 49 196,5 E 17 56 N 67 0

SE0820167 Muddus * 49 718,3 E 20 10 N 66 54

SE0820185 Sarek * 198 658 E 17 41 N 67 17

SE0820186 Ultevis fjällurskog * 117 268,1 E 19 9 N 67 7

SE0820193 Stubba * 33 411,2 E 20 3 N 67 5

SE0820201 Padjelanta * 200 234 E 16 39 N 67 25

SE0820202 Stora Sjöfallet * 128 056,4 E 17 34 N 67 35

SE0820204 Kaitum fjällurskog * 90 068,9 E 20 21 N 67 38

SE0820209 Lina fjällurskog * 98 065,1 E 20 29 N 67 21

SE0820216 Sjaunja * 281 463,9 E 18 52 N 67 27

SE0820234 Stordalen * 1 135,6 E 19 1 N 68 21

SE0820243 Rautas, delar * 81 650,4 E 19 54 N 68 1

SE0820244 Sautusvaara * 1 833,4 E 20 50 N 67 53

SE0820261 Abisko * 7 725,1 E 18 40 N 68 19

SE0820275 Alajaure * 17 021,3 E 20 10 N 68 7

SE0820282 Torneträsk-Soppero fjällurskog * 337 111,4 E 20 56 N 68 5

SE0820284 Vadvetjåkka * 2 696,6 E 18 26 N 68 32

SE0820287 Pessinki fjällurskog * 97 246 E 22 45 N 68 2

SE0820293 Norra Torneträsk * 45 626,4 E 19 6 N 68 26

SE0820294 Yraft * 717,1 E 16 34 N 66 17

SE0820295 Laidauredeltat * 1 918,6 E 18 12 N 67 8

SE0820334 Sulitelma 61 815,3 E 16 28 N 67 1

SE0820402 Aktse 2,1 E 18 18 N 67 8
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SE0820430 Torne och Kalix älvsystem 175 377 E 21 18 N 67 27

SE0820431 Råneälven 15 543 E 21 17 N 66 28

SE0820434 Piteälven 52 942 E 18 44 N 66 18

SE0820472 Ratejokk 3,6 E 19 33 N 67 48

SE0820619 Tavvavuoma * 53 966,4 E 20 41 N 68 29

SE0820620 Pältsa * 24 980,7 E 20 25 N 68 59

SE0820621 Låktatjåkka 7 582,3 E 18 26 N 68 23

SE0820623 Nissuntjårro 25 781,5 E 18 51 N 68 14

SE0820722 Jelka-Rimakåbbå * 37 694,4 E 19 39 N 66 56

SE0820737 Laisälven 11 071,7 E 17 11 N 65 57

SI3000001 Cvelbar — skalovje 4,543 E 14 50 N 46 27

SI3000002 Obistove skale 12,99 E 14 50 N 46 28

SI3000005 Mateča voda in Bistrica * 193,241 E 14 34 N 45 46

SI3000006 Ježevec 213,614 E 15 3 N 46 29

SI3000012 Kremžarjev potok izvir — izliv v Barbaro * 3,132 E 15 8 N 46 31

SI3000013 Vrzdenec * 132,725 E 14 16 N 46 1

SI3000014 Butajnova * 257,695 E 14 14 N 46 2

SI3000015 Medvedje Brdo * 188,995 E 14 8 N 45 57

SI3000016 Zaplana * 216,278 E 14 14 N 45 58

SI3000017 Ligojna * 139,73 E 14 18 N 45 59

SI3000018 Jereka 71,14 E 13 57 N 46 17

SI3000019 Nemški Rovt 124,078 E 13 59 N 46 16

SI3000020 Cerkno — Zakriž * 567,765 E 13 59 N 46 8

SI3000021 Podreber — Dvor 291,904 E 14 20 N 46 3

SI3000022 Briše 97,071 E 14 17 N 46 3

SI3000023 Otalež — Lazec * 518,942 E 13 59 N 46 4
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SI3000024 Avče 24,923 E 13 41 N 46 6

SI3000026 Ribniška dolina * 431,442 E 14 43 N 45 43

SI3000027 Lipovšček 3,461 E 13 48 N 46 12

SI3000028 Suhadolnica Suhi dol — sotočje z Martiževim grabnom * 5,779 E 15 3 N 46 27

SI3000030 Žerjav — Dolina smrti 79,026 E 14 52 N 46 28

SI3000031 Pod Bučnico — melišča * 4,066 E 13 45 N 46 10

SI3000032 Pri Modreju — melišča * 11,041 E 13 45 N 46 9

SI3000033 Pod Mijo — melišča * 28,864 E 13 30 N 46 14

SI3000034 Banjščice — travišča 1 174,892 E 13 42 N 46 2

SI3000038 Smrekovško pogorje * 86,974 E 14 54 N 46 25

SI3000042 Jezerc pri Logatcu 0,325 E 14 13 N 45 56

SI3000043 Stahovica — melišča * 7,369 E 14 36 N 46 16

SI3000044 Bohinjska Bela — melišča * 72,086 E 14 3 N 46 18

SI3000045 Bohinjska Bela — skalovje 3,626 E 14 3 N 46 20

SI3000065 Gorska grapa 3,053 E 13 52 N 46 11

SI3000066 Huda grapa 1,748 E 13 54 N 46 11

SI3000067 Savinja — Letuš 225,005 E 15 3 N 46 17

SI3000070 Pikrnica — Selčnica * 24,529 E 15 1 N 46 30

SI3000077 Kendove robe 69,038 E 14 0 N 46 2

SI3000078 Jelenk 61,219 E 13 59 N 46 3

SI3000081 Jama v Globinah 13,716 E 14 3 N 46 2

SI3000082 Ukovnik 48,482 E 14 1 N 46 3

SI3000084 Jama pod Lešetnico 47,714 E 14 4 N 45 59

SI3000087 Zelenci 54,55 E 13 44 N 46 29

SI3000090 Pesjakov buden 62,979 E 14 3 N 46 22

SI3000095 Tinetova jama 5,863 E 14 57 N 46 17
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SI3000098 Mesarska lopa 21,337 E 14 54 N 46 22

SI3000102 Ledina na Jelovici * 23,202 E 14 6 N 46 15

SI3000103 Blato na Jelovici * 29,403 E 14 5 N 46 17

SI3000107 Breznica 53,335 E 14 9 N 46 23

SI3000108 Raduha * 1 622,504 E 14 45 N 46 24

SI3000110 Ratitovec * 2 469,147 E 14 4 N 46 13

SI3000111 Savinja pri Šentjanžu * 141,637 E 14 55 N 46 18

SI3000119 Porezen * 847,472 E 13 58 N 46 11

SI3000122 Tošč * 331,39 E 14 19 N 46 5

SI3000123 Divja jama nad Plavmi 47,08 E 13 34 N 46 3

SI3000124 Krasnica 76,684 E 13 49 N 46 7

SI3000126 Nanoščica * 668,745 E 14 11 N 45 46

SI3000127 Mali vrh nad Grahovim ob Bači 6,053 E 13 52 N 46 9

SI3000128 Znojile 10,191 E 13 55 N 46 11

SI3000129 Rinža * 235,109 E 14 50 N 45 39

SI3000132 Peca * 385,328 E 14 46 N 46 29

SI3000133 Radovna most v Sr. Radovni — jez HE Vintgar 46,287 E 14 5 N 46 23

SI3000136 Votla peč 12,508 E 14 58 N 46 32

SI3000140 Šentanelska reka (Mežica) * 100,28 E 14 52 N 46 35

SI3000145 Zasip * 96,442 E 14 7 N 46 23

SI3000151 Kozje stene pri Slivnici 19,646 E 14 25 N 45 47

SI3000158 Babja luknja 32,992 E 14 23 N 46 8

SI3000161 Studenec izvir — izliv v Kanomljico 2,237 E 13 54 N 46 2

SI3000166 Razbor * 1 467,236 E 15 1 N 46 28

SI3000167 Nadiža s pritoki 135,34 E 13 27 N 46 14

SI3000172 Zgornja Drava s pritoki * 5 949,097 E 15 20 N 46 35
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SI3000173 Bloščica * 784,711 E 14 31 N 45 47

SI3000180 Rodine 103,171 E 14 10 N 46 22

SI3000182 Velka s Slivniškim potokom in Lahinski potok * 21,657 E 15 20 N 46 32

SI3000189 Žejna dolina * 54,71 E 14 9 N 45 57

SI3000196 Breginjski Stol * 1 574,498 E 13 28 N 46 16

SI3000199 Dolenja vas pri Ribnici 12,538 E 14 46 N 45 42

SI3000209 Jama pod Smogodnico 40,808 E 13 44 N 46 8

SI3000211 Jama na Pucovem kuclu 46,577 E 14 8 N 46 0

SI3000216 Barbarski potok s pritoki * 19,324 E 15 6 N 46 30

SI3000224 Huda luknja 3 014,799 E 15 10 N 46 24

SI3000230 Idrijca s pritoki 258,299 E 13 56 N 46 6

SI3000231 Javorniki — Snežnik * 43 821,47 E 14 22 N 45 38

SI3000232 Notranjski trikotnik * 15 201,701 E 14 13 N 45 48

SI3000235 Olševa — borovja * 128,916 E 14 39 N 46 25

SI3000236 Kobariško blato 58,757 E 13 32 N 46 14

SI3000253 Julijske Alpe * 74 158,91 E 13 42 N 46 20

SI3000254 Soča z Volarjo * 1 399,456 E 13 36 N 46 13

SI3000255 Trnovski gozd — Nanos * 52 636,488 E 14 0 N 45 55

SI3000256 Krimsko hribovje — Menišija * 20 107,188 E 14 24 N 45 53

SI3000259 Bohinjska Bistrica * 650,142 E 13 56 N 46 16

SI3000261 Menina * 4 165,303 E 14 48 N 46 15

SI3000263 Kočevsko * 106 341,567 E 14 51 N 45 36

SI3000264 Kamniško — Savinjske Alpe * 14 519,39 E 14 36 N 46 20

SI3000270 Pohorje * 26 826,288 E 15 23 N 46 28

SI3000271 Ljubljansko barje * 12 666,086 E 14 21 N 45 58

SI3000277 Podbrdo — skalovje 2,243 E 13 57 N 46 12
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SI3000278 Pokljuška barja * 871,697 E 13 58 N 46 20

SI3000281 Vrhe — povirno barje 6,296 E 15 2 N 46 29

SI3000285 Karavanke * 23 066,29 E 14 14 N 46 23

SKUEV0001 Tri peniažky * 141,952 E 20 13 N 48 37

SKUEV0002 Lúky pod Ukorovou 12,432 E 20 7 N 48 41

SKUEV0003 Rieka Rimava 4,068 E 19 56 N 48 40

SKUEV0005 Drieňová * 21,011 E 21 59 N 48 55

SKUEV0008 Repiská * 61,286 E 19 21 N 48 38

SKUEV0009 Koryto * 26,115 E 19 27 N 48 37

SKUEV0011 Potok Svetlica 1,933 E 22 3 N 49 11

SKUEV0013 Stráž 19,821 E 18 32 N 48 33

SKUEV0014 Lázky * 45,245 E 22 3 N 49 10

SKUEV0015 Dolná Bukovina * 292,781 E 18 56 N 48 23

SKUEV0016 Košariská * 10,002 E 21 57 N 49 14

SKUEV0018 Lúka pod cintorínom 4,676 E 20 6 N 48 41

SKUEV0021 Vinište * 5,803 E 18 3 N 48 38

SKUEV0023 Tomov štál * 1,534 E 18 34 N 48 32

SKUEV0024 Hradná dolina * 14,245 E 18 1 N 48 36

SKUEV0025 Vihorlat * 296,692 E 22 7 N 48 53

SKUEV0035 Čebovská lesostep * 212,969 E 19 13 N 48 11

SKUEV0036 Rieka Litava * 2 964,212 E 19 5 N 48 13

SKUEV0039 Bačkovské poniklece 11,66 E 21 37 N 48 45

SKUEV0043 Kamenná * 836,553 E 21 52 N 49 16

SKUEV0044 Badínsky prales * 153,456 E 19 3 N 48 41

SKUEV0045 Kopa * 90,814 E 19 27 N 48 36

SKUEV0046 Javorinka * 43,293 E 19 29 N 48 36
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SKUEV0047 Dobročský prales * 204,29 E 19 40 N 48 40

SKUEV0048 Dukla * 6 874,267 E 21 50 N 49 22

SKUEV0049 Alúvium Rieky * 13,077 E 22 5 N 49 8

SKUEV0050 Humenský Sokol * 233,48 E 21 55 N 48 54

SKUEV0051 Kyjov * 571,56 E 22 1 N 48 51

SKUEV0056 Habáňovo * 3,353 E 19 40 N 48 35

SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny * 840,54 E 19 45 N 49 23

SKUEV0058 Tlstá * 293,361 E 19 21 N 48 57

SKUEV0059 Jelšie * 27,811 E 19 34 N 49 2

SKUEV0060 Chraste 13,731 E 19 31 N 49 2

SKUEV0061 Demänovská slatina 1,671 E 19 34 N 49 2

SKUEV0062 Príboj * 10,026 E 19 13 N 48 44

SKUEV0063 Ublianka * 45,416 E 22 20 N 48 56

SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská * 37,44 E 18 33 N 49 29

SKUEV0102 Čertov * 406,065 E 18 13 N 49 16

SKUEV0103 Čachtické Karpaty * 715,999 E 17 43 N 48 42

SKUEV0104 Homolské Karpaty * 5 172,444 E 17 8 N 48 16

SKUEV0105 Travertíny pri Spišskom Podhradí * 232,309 E 20 46 N 48 59

SKUEV0106 Muráň * 176,406 E 20 29 N 48 52

SKUEV0107 Stráne pri Spišskom Podhradí * 51,636 E 20 41 N 49 0

SKUEV0108 Dubiny pri Ordzovanoch * 211,865 E 20 47 N 49 2

SKUEV0109 Rajtopíky * 256,003 E 20 51 N 48 59

SKUEV0110 Dubiny pri Levoči * 559,254 E 20 32 N 49 2

SKUEV0111 Stráň pri Dravciach 4,711 E 20 29 N 49 0

SKUEV0112 Slovenský raj * 15 696,07 E 20 21 N 48 54

SKUEV0127 Temešská skala * 165,108 E 18 29 N 48 52
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SKUEV0128 Rokoš * 4 602,283 E 18 24 N 48 45

SKUEV0130 Zoborské vrchy * 1 868,99 E 18 6 N 48 21

SKUEV0131 Gýmeš * 73,407 E 18 13 N 48 24

SKUEV0132 Kostolianske lúky * 4,202 E 18 15 N 48 25

SKUEV0133 Hôrky * 82,535 E 18 11 N 48 29

SKUEV0134 Kulháň * 124,33 E 18 5 N 48 41

SKUEV0135 Bočina * 32,124 E 18 3 N 48 37

SKUEV0136 Dolné lazy * 7,265 E 18 4 N 48 38

SKUEV0137 Záhrada 16,789 E 18 3 N 48 38

SKUEV0138 Livinská jelšina * 13,566 E 18 5 N 48 43

SKUEV0139 Dolina Gánovského potoka * 19,245 E 20 20 N 49 1

SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny * 24,49 E 20 13 N 49 2

SKUEV0141 Rieka Belá * 471,659 E 19 48 N 49 5

SKUEV0142 Hybica 9,633 E 19 51 N 49 3

SKUEV0143 Biely Váh 73,759 E 19 59 N 49 4

SKUEV0144 Belianske lúky * 131,434 E 20 23 N 49 12

SKUEV0145 Medzi bormi * 6,55 E 19 37 N 49 16

SKUEV0146 Blatá * 356,189 E 20 2 N 49 5

SKUEV0147 Žarnovica * 18,387 E 18 52 N 48 50

SKUEV0148 Rieka Vlára * 62,228 E 18 4 N 49 1

SKUEV0149 Mackov bok * 3,75 E 19 15 N 48 45

SKUEV0150 Červený Grúň * 244,655 E 19 25 N 48 59

SKUEV0151 Vrchovisko pri Pohorelskej Maši * 19,812 E 20 1 N 48 51

SKUEV0152 Sliačske travertíny * 7,111 E 19 24 N 49 3

SKUEV0153 Horné lazy * 38,122 E 19 35 N 48 48

SKUEV0154 Suchá dolina * 3,115 E 19 35 N 48 49
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SKUEV0163 Rudava * 2 257,75 E 17 16 N 48 32

SKUEV0164 Revúca * 44,656 E 19 16 N 48 58

SKUEV0175 Sedliská * 46,085 E 17 49 N 48 27

SKUEV0185 Pramene Hruštínky * 218,851 E 19 15 N 49 16

SKUEV0186 Mláčik * 408,517 E 19 1 N 48 39

SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd * 131,526 E 19 15 N 49 30

SKUEV0188 Pilsko * 706,89 E 19 19 N 49 31

SKUEV0189 Babia hora * 503,94 E 19 30 N 49 34

SKUEV0190 Slaná Voda * 229,697 E 19 29 N 49 32

SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy * 39,16 E 19 17 N 49 28

SKUEV0192 Prosečné * 2 697,655 E 19 30 N 49 10

SKUEV0193 Zimníky 37,631 E 19 39 N 49 23

SKUEV0194 Hybická tiesňava 556,756 E 19 53 N 49 5

SKUEV0196 Brezové 13,494 E 20 1 N 49 3

SKUEV0197 Salatín * 3 358,789 E 19 20 N 48 59

SKUEV0198 Zvolen * 2 766,296 E 19 13 N 48 54

SKUEV0199 Plavno 52,341 E 19 14 N 48 43

SKUEV0200 Klenovský Vepor * 343,033 E 19 45 N 48 41

SKUEV0201 Gavurky * 87,431 E 19 8 N 48 27

SKUEV0202 Trešková 26,282 E 20 8 N 48 39

SKUEV0203 Stolica * 2 933,517 E 20 11 N 48 45

SKUEV0204 Homoľa * 2,234 E 20 11 N 48 49

SKUEV0205 Hubková * 2 796,71 E 21 53 N 48 58

SKUEV0206 Humenská * 198,921 E 21 56 N 48 54

SKUEV0207 Kamenná Baba * 339,975 E 20 55 N 49 3

SKUEV0209 Morské oko * 14 962,148 E 22 15 N 48 49
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SKUEV0210 Stinská * 1 532,789 E 22 29 N 48 59

SKUEV0211 Danova * 891,343 E 21 57 N 49 19

SKUEV0212 Muteň * 34,612 E 20 16 N 48 35

SKUEV0216 Sitno * 1 180,728 E 18 52 N 48 24

SKUEV0219 Malina * 458,511 E 17 5 N 48 24

SKUEV0221 Varínka * 154,588 E 18 55 N 49 14

SKUEV0222 Jelešňa * 66,879 E 19 41 N 49 24

SKUEV0224 Jereňáš 137,085 E 20 46 N 48 58

SKUEV0225 Muránska planina * 20 315,214 E 19 59 N 48 45

SKUEV0228 Švihrová * 5,645 E 19 46 N 49 6

SKUEV0229 Beskýd * 29 215,126 E 22 22 N 49 3

SKUEV0230 Iľovnica * 484,533 E 22 4 N 49 1

SKUEV0231 Brekovský hradný vrch * 26,719 E 21 49 N 48 54

SKUEV0232 Rieka Laborec * 15,971 E 21 50 N 49 20

SKUEV0233 Tok Udavy s prítokom Iľovnice * 21,55 E 22 2 N 49 1

SKUEV0234 Ulička * 101,814 E 22 27 N 49 0

SKUEV0238 Veľká Fatra * 43 600,809 E 19 4 N 48 58

SKUEV0239 Kozol * 91,58 E 18 45 N 49 6

SKUEV0240 Kľak * 85,71 E 18 38 N 48 58

SKUEV0241 Svrčinník * 222,49 E 18 59 N 48 48

SKUEV0243 Rieka Orava * 435,055 E 19 21 N 49 15

SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok * 50,33 E 19 0 N 48 49

SKUEV0245 Boky * 175,98 E 19 1 N 48 34

SKUEV0246 Šupín * 11,89 E 19 15 N 48 45

SKUEV0247 Rohy * 23,323 E 19 22 N 48 32

SKUEV0248 Močidlianska skala * 204,25 E 19 24 N 48 36
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SKUEV0249 Hrbatá lúčka * 181,11 E 19 23 N 48 38

SKUEV0250 Krivoštianka * 707,131 E 21 53 N 48 53

SKUEV0251 Zázrivské lazy * 2 808,095 E 19 9 N 49 16

SKUEV0252 Malá Fatra * 21 918,45 E 19 2 N 49 11

SKUEV0253 Rieka Váh 251,902 E 19 14 N 49 6

SKUEV0254 Močiar * 8,131 E 19 9 N 49 9

SKUEV0255 Šujské rašelinisko 12,232 E 18 37 N 49 3

SKUEV0256 Strážovské vrchy * 29 366,39 E 18 28 N 49 2

SKUEV0258 Tlstý vrch * 1 159,212 E 18 51 N 48 18

SKUEV0259 Stará hora * 2 799,139 E 18 55 N 48 18

SKUEV0260 Mäsiarsky bok * 321,289 E 19 5 N 48 23

SKUEV0262 Čajkovské bralie * 1 694,008 E 18 36 N 48 19

SKUEV0263 Hodrušská hornatina * 11 705,432 E 18 40 N 48 23

SKUEV0264 Klokoč * 2 568,296 E 18 46 N 48 29

SKUEV0265 Suť * 9 806,076 E 18 54 N 48 31

SKUEV0266 Skalka * 10 844,607 E 19 0 N 48 28

SKUEV0267 Biele hory * 10 168,783 E 17 18 N 48 28

SKUEV0268 Buková * 9,449 E 17 22 N 48 32

SKUEV0271 Šándorky * 1,498 E 18 38 N 48 17

SKUEV0273 Vtáčnik * 9 619,045 E 18 35 N 48 36

SKUEV0274 Baske * 3 645,13 E 18 16 N 48 52

SKUEV0275 Kňaží stôl * 3 768,371 E 18 19 N 48 49

SKUEV0276 Kuchynská hornatina * 3 382,107 E 17 12 N 48 21

SKUEV0277 Nad vinicami * 0,475 E 17 25 N 48 30

SKUEV0278 Brezovské Karpaty * 2 699,785 E 17 33 N 48 38

SKUEV0281 Tŕstie * 28,658 E 19 59 N 48 39
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SKUEV0282 Tisovský kras * 1 469,966 E 19 53 N 48 40

SKUEV0283 Lúky na Besníku * 80,195 E 20 13 N 48 51

SKUEV0284 Teplické stráne * 355,965 E 20 17 N 48 36

SKUEV0285 Rieka Muráň s prítokmi * 204,285 E 20 14 N 48 36

SKUEV0286 Vápence v doline Hornádu * 27,213 E 20 38 N 48 54

SKUEV0287 Galmus * 2 690,066 E 20 46 N 48 53

SKUEV0288 Kysucké Beskydy a Riečnica * 7 326,574 E 19 2 N 49 23

SKUEV0289 Chmúra 0,939 E 19 5 N 49 23

SKUEV0290 Horný tok Hornádu * 290,061 E 20 22 N 48 59

SKUEV0291 Jánsky potok * 26,274 E 20 46 N 48 55

SKUEV0296 Turková * 522,557 E 19 55 N 49 1

SKUEV0297 Brezinky * 8,445 E 20 10 N 48 50

SKUEV0298 Brvnište * 74,771 E 19 13 N 48 47

SKUEV0299 Baranovo * 790,563 E 19 8 N 48 46

SKUEV0300 Skribňovo * 221,607 E 19 46 N 48 59

SKUEV0301 Kopec * 3,761 E 19 13 N 48 46

SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry * 46 583,31 E 19 27 N 48 54

SKUEV0303 Alúvium Hrona * 259,755 E 20 10 N 48 50

SKUEV0304 Oravská vodná nádrž * 251,338 E 19 31 N 49 25

SKUEV0305 Choč * 2 191,783 E 19 19 N 49 8

SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom * 744,611 E 19 49 N 49 7

SKUEV0307 Tatry * 61 735,299 E 19 57 N 49 11

SKUEV0308 Machy * 305,043 E 19 53 N 49 7

SKUEV0309 Rieka Poprad * 34,334 E 20 9 N 49 4

SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry * 35 513,27 E 19 58 N 48 55

SKUEV0318 Pod Čelom * 533,235 E 21 50 N 49 15
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SKUEV0319 Poľana * 3 142,952 E 19 29 N 48 40

SKUEV0320 Šindliar * 7,69 E 20 55 N 49 2

SKUEV0321 Salvátorské lúky * 2,676 E 20 56 N 49 2

SKUEV0322 Fintické svahy * 753,898 E 21 15 N 49 4

SKUEV0323 Demjatské kopce * 8,682 E 21 17 N 49 6

SKUEV0324 Radvanovské skalky * 1,171 E 21 27 N 49 3

SKUEV0325 Medzianske skalky * 10,783 E 21 28 N 49 2

SKUEV0326 Strahuľka * 1 195,042 E 21 27 N 48 39

SKUEV0327 Milič * 5 114,445 E 21 27 N 48 34

SKUEV0328 Stredné Pohornádie * 7 275,577 E 21 9 N 48 49

SKUEV0330 Dunitová skalka * 1,477 E 21 7 N 48 55

SKUEV0331 Čergovský Minčol * 4 144,688 E 21 1 N 49 13

SKUEV0332 Čergov * 6 063,432 E 21 9 N 49 11

SKUEV0333 Beliansky potok 0,195 E 20 24 N 49 12

SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero * 51,768 E 20 13 N 49 20

SKUEV0335 Malé osturnianske jazerá * 7,654 E 20 12 N 49 20

SKUEV0336 Rieka Torysa * 22,12 E 20 43 N 49 8

SKUEV0337 Pieniny * 1 301,22 E 20 25 N 49 23

SKUEV0338 Plavečské štrkoviská 66,24 E 20 51 N 49 16

SKUEV0339 Pieninské bradlá * 74,647 E 20 35 N 49 21

SKUEV0342 Drieňovec * 218,193 E 20 40 N 48 38

SKUEV0343 Plešivské stráne * 363,406 E 20 24 N 48 34

SKUEV0344 Starovodské jedliny * 397,79 E 20 39 N 48 46

SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom * 177,214 E 20 23 N 48 33

SKUEV0348 Dolina Čiernej Moldavy * 1 896,835 E 20 48 N 48 41

SKUEV0349 Jasovské dubiny * 36,251 E 20 58 N 48 40
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SKUEV0350 Brzotínske skaly * 427,047 E 20 29 N 48 35

SKUEV0351 Folkmarská skala * 140,967 E 21 0 N 48 49

SKUEV0353 Plešivská planina * 2 863,689 E 20 25 N 48 37

SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská * 55,311 E 20 35 N 48 49

SKUEV0356 Horný vrch * 5 861,392 E 20 46 N 48 38

SKUEV0364 Pokoradzské jazierká * 60,86 E 20 1 N 48 25

SKUEV0366 Drienčanský kras * 1 719,963 E 20 5 N 48 31

SKUEV0367 Holubyho kopanice * 3 933,045 E 17 47 N 48 51

SKUEV0368 Brezovská dolina * 2,477 E 18 8 N 49 5

SKUEV0369 Pavúkov jarok * 26,7 E 17 39 N 48 46

SKUEV0371 Žalostiná * 215,37 E 17 26 N 48 49

SKUEV0372 Krivoklátske lúky * 4,33 E 18 8 N 49 3

SKUEV0373 Krivoklátske bradlá * 64,764 E 18 9 N 49 2

SKUEV0374 Záhradská * 9,315 E 17 41 N 48 49

SKUEV0375 Krasín * 63,94 E 18 0 N 48 57

SKUEV0376 Vršatské bradlá * 283,932 E 18 9 N 49 4

SKUEV0377 Lukovský vrch * 215,14 E 17 51 N 48 53

SKUEV0378 Nebrová * 27,904 E 18 7 N 49 7

SKUEV0379 Kobela * 6,038 E 17 50 N 48 46

SKUEV0380 Tematínske vrchy * 2 471,265 E 17 55 N 48 39

SKUEV0381 Dielnice * 107,354 E 18 48 N 48 57

SKUEV0382 Turiec a Blatničianka * 284,162 E 18 47 N 48 53

SKUEV0383 Ponická dúbrava * 13,43 E 19 18 N 48 41

SKUEV0384 Klenovské Blatá * 4,36 E 19 47 N 48 41

SKUEV0385 Pliškov vrch * 85,265 E 22 8 N 49 8

SKUEV0386 Hostovické lúky * 13,376 E 22 6 N 49 7
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A B C D E

Codice SIC Denominazione del SIC *
Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del
SIC
(km)

Coordinate geografiche del SIC

Longitudine Latitudine

SKUEV0387 Beskyd * 5 415,379 E 22 1 N 49 13

SKUEV0388 Vydrica * 7,1 E 17 6 N 48 11

SKUEV0390 Pusté pole * 90,352 E 21 26 N 48 55

SKUEV0397 Tok Váhu pri Zamarovciach 20,943 E 18 2 N 48 54

SKUEV0398 Slaná * 36,768 E 20 28 N 48 35

SKUEV0399 Bacúšska jelšina * 4,26 E 19 48 N 48 50

SKUEV0400 Detviansky potok * 74,126 E 19 25 N 48 35

SKUEV0401 Dubnícke bane * 234,752 E 21 28 N 48 55

SKUEV0402 Bradlo 0,01 E 20 11 N 48 37
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