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Dall’accountancy all’accountability

Contabilità finanziaria.
Dalla contabilità finanziaria alla contabilità 

economico-patrimoniale (L. n. 142/90 e Dlgs. 
77/95).

Insufficienza della contabilità finanziaria ed 
economico-patrimoniale.

Accountability: 
rendicontazione più completa
verso tutti gli stakeholder;
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L’accountability
Non esiste una traduzione del termine in 
italiano;
identifica la necessità che un’azienda renda 
conto dell’attività svolta  e dei risultati a tutti 
i suoi stakeholder e di tutte le dimensioni 
dell’attività e dei risultati d’azienda;
nasce in ambito privato;
si estende al settore pubblico e agli Enti 
Locali in particolare.
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Il ciclo dell’accountability

Definizione dell’oggetto della 
rendicontazione fra 

accountee e accountor

Rendicontazione da parte 
dell’accountorValutazione dell’accountee
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L’accountability negli enti locali
Deriva dal nuovo rapporto di delega fra 
cittadini ed amministratori politici 
direttamente eletti (L. n. 81/93);
è un’esigenza e un diritto dei cittadini;
è necessaria per incrementare la 
partecipazione popolare, la 
trasparenza, il consenso politico, che è 
fondamentale per la buona riuscita 
delle politiche pubbliche.
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Le tre dimensioni dell’accountability
Esterna: comunicazione a soggetti esterni 
dei risultati economici, finanziari, 
patrimoniali e degli effetti sociali, ambientali, 
civili, culturali della gestione.
Interna: comunicazione a soggetti interni; 
responsabilizzazione dei dirigenti sull’utilizzo 
delle risorse e sul raggiungimento degli 
obiettivi assegnati.
Contabile: implementazione della contabilità 
economico-patrimoniale ed analitica dei costi 
come metodologia più adatta per “rendere 
conto”
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Il rapporto tra accountability e 
rendicontazione sociale negli enti locali

ACCOUNTABILITY 
degli enti locali

Rendicontazione 
sociale enti locali

Rendicontazione 
economica, 
finanziaria e 
patrimoniale

Bilancio sociale;

di mandato; 

partecipativo; 

ambientale; 

di genere; 

di territorio;

consolidato.
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La rendicontazione sociale

Comunicazione degli effetti economici, 
finanziari, patrimoniali, sociali, 
ambientali, civili, culturali dell’attività 
d’impresa.
Oltre la rendicontazione economico 
finanziaria, patrimoniale.
Nasce nel settore privato e, di recente, 
si estende anche al settore pubblico.



Marcella Mulazzani 1031/03/2006

Le teorie alla base della 
rendicontazione sociale

Corporate Social Responsibility
(CSR) o Responsabilità Sociale 
d’Impresa (RSI).
Etica d’impresa.
Teoria degli stakeholder.
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La CSR
“L’integrazione volontaria delle preoccupazioni 

sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti 
con le parti interessate […]. Essere 
socialmente responsabili significa non solo 
soddisfare gli obblighi giuridici applicabili, 
ma anche andare al di là, investendo nel 
capitale umano, nell’ambiente e nel rapporto 
con le altre parti interessate” (Commissione 
Europea, Libro Verde “Promuovere un 
quadro europeo per la Responsabilità 
Sociale delle Imprese”), 2001.
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Etica d’impresa
Adozione di codici etici;
interiorizzazione dei valori espressi nel codice etico;
adozione del codice etico nella guida dell’impresa da 
parte del management;
etica economica: adozione nell’attività economica di 
valori e comportamenti abituali, che consentano la 
piena realizzazione della persona e dei suoi valori 
umani.
modifica dell’orientamento strategico di fondo (osf) e 
formulazione di strategie sociali.
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La teoria degli stakeholder

Gruppi di soggetti (azionisti, finanziatori, clienti, 
dipendenti, fornitori, Pubblica Amministrazione, 
ecc.) senza il cui appoggio un’organizzazione non è 
in grado di sopravvivere né di raggiungere i suoi 
obiettivi;
stakeholder da soggetto passivo a soggetto attivo. 
Non solo subisce i risultati e gli effetti dell’attività 
aziendale, ma con i suoi comportamenti reattivi è in 
grado di incidere sul loro raggiungimento;
inclusione nella categoria di stakeholder aziendali di 
soggetti precedentemente esclusi (collettività locale, 
sindacati, organizzazioni di difesa dei consumatori, 
generazioni future).
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I presupposti della rendicontazione sociale 
pubblica

Sviluppo dell’ 
accountability

Diffusione della 
Corporate Social 

Responsibility

Variazione del 
contesto

Limiti del 
bilancio 

tradizionale

Rendicontazione 
sociale negli enti 

locali
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I limiti del bilancio tradizionale

Non rileva gli aspetti qualitativi e 
non monetari della gestione.
Non consente di valutare l’efficacia 
esterna della gestione.
E’ difficilmente leggibile e 
comprensibile
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I cambiamenti nello scenario

Superamento della logica di 
autoreferenzialità della P.A. 
L. n. 241 del 1990.
L. n. 150 del 2000
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Diffusione della CSR
E’ il principale presupposto alla 
rendicontazione sociale delle imprese 
for profit.
Anche nel settore pubblico è forte 
l’influenza della “moda” della CSR.
Il rischio è l’introduzione di strumenti di 
rendicontazione sociale solo per 
imitazione o per moda.



Marcella Mulazzani 1831/03/2006

I requisiti della rendicontazione sociale negli 
enti locali

Volontarietà Continuità

Coerenza tra 
finalità 

strategiche, 
obiettivi di 

programma, 
spese 

impegnate, 
risultati 
ottenuti, 

effetti 
prodotti

Dialogo 
con gli 

st.holder a 
monte e a 
valle della 
rendiconta

zione

Rendicontazione sociale negli enti locali
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I bilanci di rendicontazione 
sociale

Bilancio di mandato: rendicontazione dei 
risultati e degli effetti nei 5 anni di governo, 
confrontati con la programmazione di 
mandato.
Bilancio ambientale: rendicontazione sulle 
politiche ambientali dell’ente e sugli effetti 
della gestione sull’ecosistema (preventivo o 
consuntivo).
Bilancio di genere: valutazione dell’impatto 
delle politiche pubbliche su alcune categorie 
di soggetti (in particolare le donne).
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… segue

Bilancio di settore: specifici settori di 
intervento dell’ente.
Bilancio partecipativo: coinvolgimento delle 
principali categorie di stakeholder nella 
formulazione del bilancio annuale 
preventivo.
Bilancio consolidato del gruppo comunale
Bilancio di territorio: integrazione in un unico 
documento degli effetti delle politiche di tutte 
le P.A. operanti su un territorio.
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Il bilancio sociale

Lo strumento fondamentale della 
rendicontazione sociale è però il 
bilancio sociale.

E’ un consuntivo con cui 
un’amministrazione pubblica 
rendiconta agli stakeholder le 
ricadute sociali dell’attività svolta.
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I Principi del Bilancio Sociale
Riguardano requisiti di buona qualità dell’informazione:

responsabilità;
identificazione;
trasparenza;
inclusione;
coerenza;
neutralità;
competenza;
prudenza;
comparabilità;
chiarezze e comprensibilità;
periodicità;
adozione di un’unica moneta di conto;
utilità;
significatività e rilevanza;
verificabilità;
attendibilità;
autonomia.
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Il significato del documento

4 elementi:
finalità;
destinatari;
oggetto;
funzioni svolte.
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Finalità
Rendere conto della gestione annuale 

realizzata e degli effetti economici, sociali, 
ambientali, culturali, civili prodotti.

Destinatari
I principali stakeholder di riferimento di un 
ente locale: personale, altre PA, cittadini e 
loro associazioni, imprese e loro 
associazioni, ecc.
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Oggetto (struttura)

Alcuni grandi macroaggregati:
Presentazione iniziale e identità 
dell’ente;
sintesi dei dati di bilancio;
relazione sociale;
miglioramento continuo e 
coinvolgimento degli stakeholder.
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Funzioni

I rendiconti sociali hanno quattro 
dimensioni:
Politica;
Strategica;
Organizzativa e gestionale interna;
Informativa esterna.
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Gli standard per il bilancio 
sociale

Non esistono obblighi normativi per il BS
Allora, sono stati realizzati alcuni modelli per 
le imprese, volontariamente applicabili.
Di recente, alcuni di essi sono stati adattati al 
settore pubblico.
In particolare, il GBS (Gruppo di Studio per il 
Bilancio Sociale) e la GRI (Global Reporting
Initiative)
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La struttura del bilancio sociale
Presentazione iniziale e identità dell’ente:

lettera del Sindaco o del Presidente 
della Provincia;
la vision e la mission;
la metodologia di redazione del B. S.;
la storia;
l’economia;
l’andamento demografico
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… segue

Sintesi dei dati di bilancio:
le entrate (sintesi dei dati del Conto Consuntivo):
ripartizione per provenienza da macrogruppi di 
stakeholder (imprese e cittadini).
le spese correnti e per investimento (sintesi dei dati 
del Conto Consuntivo):
per gruppi di stakeholder cui sono destinate 
(famiglie, anziani, giovani, ecc.).
per settori o aree di rendicontazione;
per aree territoriali (territorializzazione); ecc.
l’organigramma dell’ente;
il patrimonio immobiliare e le partecipazioni.
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Le entrate (Bil. Soc. di mandato 2003)
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Spese correnti per area di rendicontazione (Bil. Soc. 2004 Comune di 
Torino)
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… segue, le spese per investimento per area di rendicontazione
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Bilancio sociale 2002, Provincia di Parma
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Il Conto Consuntivo Allargato
Consente di rendicontare la capacità dell’ente di:

attrarre risorse;
essere co-attore dello sviluppo territorio;
aggregare intorno ai progetti risorse e soggetti 
pubblici e privati.

Esso esprime l’insieme delle risorse gestite 
dall’ente, comprendenti sia quelle inserite in 
bilancio sia quelle extra-bilancio che non 
compaiono nei documenti contabili ufficiali.  
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Bilancio sociale 2002, Provincia di Parma
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La relazione sociale

E’ strutturata in aree di rendicontazione, 
suddivise per:
categorie di stakeholder;
aree di attività dell’ente locale;
progetti specifici.
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Gli indicatori
Indicatori di performance economica, 
sociale e ambientale;
contabili;
extracontabili quantitativi e qualitativi

Criteri per la scelta:
Trasparenza;
coerenza;
dialogo con gli stakeholder.
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Indicatori quantitativi extra-contabili
Bilancio sociale 2002, Comune di Maglie

Bilancio sociale 2004, Comune di Cesena. Servizi di interesse comunale e di quartiere esistenti al 
2000 (circa 90.000 abitanti)
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Miglioramento continuo e 
coinvolgimento degli stakeholder

Azioni future da intraprendere per 
migliorare il BS, la capacità di 
raggiungere gli obiettivi e gli 
interventi dell’ente;
Risultati di indagini sul livello di 
gradimento del documento 
realizzato
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Il Bilancio sociale
Rende conto dei risultati e degli effetti 

prodotti a tutte le categorie di 
stakeholder;
è autonomo;
è consuntivo;
è pubblico;
è annuale.
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STRATEGIA

PROGRAMMAZIONE
R.P.P.

P.E.G.

GESTIONE

RENDICONTO FINANZIARIO
ECONOMICO PATRIMONIALE

RENDICONTO SOCIALE
BILANCIO SOCIALE

BILANCIO PLURIENNALE

BILANCIO ANNUALE

Dalla strategia politica alla rendicontazione sociale
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Valori di 
amministrazione politica 

e di management

STRATEGIA

PROGRAMMAZIONE
R.P.P.

BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE

PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONEGESTIONE

RENDICONTO GEN.
DI ESERCIZIO

RENDICONTAZIONE 
SOCIALE E BILANCIO

SOCIALE

Il circuito dalla strategia alla rendicontazione sociale


