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SINTESI DEL VOLUME





E aumentata l'attivita e sono diminuite le risorse per farvi La gestione dell'Istat

fronte. E questa la sintesi dell'andamento della gestione
dell'Istituto nazionale di statistica nel 1994 e negli anni imme-
diatamente precedenti.

Le risorse sono diminuite sotto diversi punti di vista. In
primo luogo, dal 1992, l'assegnazione annua dello Stato si e at
testata sulla cifra di 203 miliardi; considerando l'evoluzione
del potere di acquisto della moneta, cia ha comportato una
progressiva riduzione delle risorse reali disponibili. Inoltre,
come e noto, la legge n. 85/1995 ha ridotto di un ulteriore 5%
tale finanziamento per l'anno 1995.

In secondo luogo, e diminuita la numerosita del persona
Ie, nonostante una recente ripresa dell'attivita concorsuale.
L'Istituto ha attualmente 2380 addetti, 126 in meno rispetto al
1993 ed e Iontanissimo dalle 2840 unita del 1985. Inoltre, il
personale ha lavorato mediamente quattro giorni in meno nel
1994, rispetto al 1993, poiche sono stati abbreviati i tempi di
fruizione di ferie residue dell'anno precedente. D'altro canto,
l'intensita delle assenze per malattia, e pure diminuita di circa
quattro giorni.

Un terzo motivo ha contribuito a ridurre nella sostanza la
disponibilita di risorse umane: e stato avviato un importante
processo di innovazione del sistema informatico, cia com
porta, in molti casi, di intensificare le prestazioni di lavoro. E
infatti iniziata la migrazione dalle vecchie alle nuove procedu
re; l'attivita di formazione e aumentata di un terzo; l'impegno
per l'acquisizione di nuove apparecchiature (progettazione,
valutazione, gare e altri adempimenti amministrativi) ha as
sorbito energie qualificate dell'Istituto. Tuttavia, il processo di
rinnovamento informatico era ormai ineludibile anche se oc
corre pagare i prezzi di ogni fase di transizione.

Alla riduzione delle risorse si e accompagnato un amplia- Ampliamenti
mento delle competenze. Per citare soltanto due esempi: delle competerize

spetta all'Istituto, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 29/1993, l'ela-
borazione di norme tecniche e criteri per Ie rilevazioni e
l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita amministrativa,
della gestione e delle decisioni amministrative; l'Istituto stesso
e chiamato, in base all'art. 44 della legge di accompagnamento
della finanziaria per il 1995, ad effettuare le rilevazioni, la ela-
borazione e la comparazione dei prezzi di mercato dei prin-
cipali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche arnministrazioni,
per orientare queste ultime nella loro attivita contrattuale.
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Agli impegni derivanti dalla normativa nazionale si aggiun
gono quelli previsti dalle disposizioni comunitarie; per citare
il piu rilevante, il regolamento n. 2186/93 del Consiglio della
CEE relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo
dei registridi imprese utilizzati a fini statistici prevede la co
stituzione, da parte degli Istituti nazionali di statistica, di un re
gistro armonizzato delle imprese e delle unita locali. Anche in
relazione a questa obiettivo, si eposta la necessita di indire un
censimento intermedio dell' industria e dei servizi; il relativo
disegno di legge e attualmente all'esame del Parlamento.

Su tutti i numerosi fronti toccati dalle statistiche ufficiali,
l'Istituto ha mantenuto un impegno costante e determinato,
cercando di raggiungere i risultati che si era prefissato. Tra es
si, va segnalato il completamento della pubblicazione, nel
1994, di tutti i fascicoli provinciali del Censimento della po
polazione e delle abitazioni e del Censimento dell'industria e
dei servizi. Cia ha consentito all'Istituto di chiudere questa fa
se dell'attivita censuaria un anna prima rispetto a quanto era
avvenuto per i censimenti del 1981.

Principali realizzazioni Nel Rapporto sono indicate, per le singole aree di attivita
o di supporto, le principali realizzazioni. Su alcune di esse va
le la pena di richiamare l'attenzione.

Si e intensificata I'attiuita internazionale, sia sotto forma
di collaborazione con altri Istituti nazionali di statistica, sia
con l'Eurostat su specifiche aree Cagricoltura, turismo, am
biente, statistiche sociali), sia, infine, attraverso progetti di
cooperazione bilaterale con numerosi paesi fra i quali la Rus
sia, la Cina, il Mozambico, l'Albania e altri paesi in transizione.

Un secondo fronte in rapida evoluzione e quello della ua
lorizzazione degli arcbiui amministratiui. Con quasi tutte le
amministrazioni centrali dello Stato si sono intensificate for
me di collaborazione che, nel medio termine, porteranno ad
un ridisegno della ripartizione dei compiti in merito alla rae
colta e al trattamento delle informazioni statistiche. Positivi
passi avanti sono stati compiuti nei rapporti con le Regioni.

Una delle realizzazioni piu importanti del 1994 e stata la
costituzione dei Centri d'informazione statistica presso tutti
gli uffici regionali dell'Istituto. Essa ha segnato un cambio del
la fisionomia di tali uffici: da collettori di dati di base a distri
butori di informazioni statistiche elaborate. Soprattutto, l'av
via dei Centri ha segnato una radicale modificazione nel rap
porto con gli utenti ai quali e stato avvicinato il servizio.
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Infine, sono da richiamare le numerose iniziative avviate
per il miglioramento della qualita e per l'affinamento delle
tecniche di raccolta dei dati. Emblematico e, in proposito, il
progetto di creazione dell'archivio statistico delle imprese,
che si propone come patrimonio informativo di base e col
lettore dei dati contenuti negli archivi amministrativi oggi esi
stenti, consentendo di ridurre fortemente il "disturbo" stati
stico per i rispondenti.

Alla diminuzione di risorse, l'Istituto ha dunque saputo Conclusioni

contrapporre risposte articolate, sia nei campi tradizionali sia
nelle realizzazioni pili innovative. Molti risultati sono stati
possibili grazie a risorse aggiuntive, ottenute attraverso speci-
fiche convenzioni (con il Dipartimento per la Funzione Pub-
blica, con alcuni Ministeri, con il CNR).

Nel convincimento che, in un'ottica di medio-Iungo pe
riodo, l'Istat dovra sempre pili far conto su risorse proprie,
sono state avviate numerose iniziative per rendere la produ
zione dell'Ente competitiva sul mercato e per stimolare la ri
chiesta, da parte di soggetti pubblici e privati, di elaborazio
ni, analisi e studi. D'altra parte, tale orientamento trova un
frangente nella natura pubblicistica dell'Ente e nella prevalen
te caratteristica di bene pubblico che connota l'informazione
statistica.

Tuttavia, le iniziative anzidette ed altre di minor rilievo che
l'Istituto ha adottato e si appresta ad adottare risulteranno
presto insufficienti a compensare la progressiva riduzione in
termini reali delle disponibilita finanziarie. II pericolo e che
l'Istituto, a breve termine, si trovi costretto ad una drastica in
terruzione di linee di produzione consolidate, con l'inevitabi
le insoddisfazione di quella parte dell'utenza le cui esigenze
non potessero essere considerate prioritarie. Cia, peraltro,
potrebbe comportare riflessi negativi anche rispetto ad ob
blighi 0 accordi comunitari che impongono di arricchire
sempre pili il nostro sistema di informazioni statistiche.

In realta, in questa fase difficile e delicata della vita del Pae
se, la statistica pubblica puo e deve giocare un ruolo impor
tante, sotto diversi profili: per dare ulteriore consapevolezza
e stabilita ai processi di decisione da parte dei soggetti istitu- ..
zionali, di quelli economici e dei cittadini, fornendo informa
zioni tempestive, attendibili, di qualita e prodotte con l'indi
pendenza che ha sempre caratterizzato l'Istituto; per soste
nere gli sforzi di risanamento della finanza pubblica, garan-
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tendo la trasparenza dell'azione amministrativa e consenten
do di valutarne l'efficacia; per agevolare I'integrazione inter
nazionale delle strutture produttive ed istituzionali; per forni
re sostanza informativa ai processi di privatizzazione, all'effi
cienza dei mercati ed alla competitivita della struttura indu
striale, per alimentare, infine, la capacita critica dei cittadini
nelle nuove condizioni che le moderne tecnologie della co
municazione stanno determinando.
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Parte prima
La produzione delle informazioni





1. L'ATTIVITA DELL'ISTAT

AREA CENSIMENTI

Censimento della popolazione
e delle abitazioni e Censimento
dell'indusrria e dei servizi

Nel 1994 e proseguita la diffusione dei dati
definitivi del 13° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, con la pubbli
cazione di tutti i 95 fascicoli provinciali conte
nenti i dati su popolazione e abitazioni dei
singoli Comuni aggiornati al 20 ottobre 1991.
Inoltre sono stati pubblicati 9 dei 20 fascicoli
regionali; i restanti 11 fascicoli sono in corso
di allestimento e saranno pubblicati nei pri
mi mesi del 1995.

E stato inoltre completato il file per la
stampa dei primi 4 fascicoli relativi alIa pub
blicazione della serie "I grandi Comuni" con
tenenti dati a livello sub-comunale (quartieri,
circ.ni, ecc.) dei 12 Comuni italiani con popo
lazione superiore a 250.000 abitanti: Roma,
Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Ve
rona. La serie completa dei 12 fascicoli sara
pubblicata nel primo semestre del 1995.

Nell'ambito del programma di ricerca
Istat-Ikf'E'I'<l.Iniversita di Newcastle-Univer
sita di Leeds sono stati presentati in un semi
nario i risultati definitivi relativi all'individua
zione dei "Nuovi Sistemi Locali del Lavoro"
ed alcune analisi interpretative dei fenomeni
ad essi collegati.

Al fine di rendere pili agevole la diffusione
dei risultati censuari e stato realizzato un pro
dotto software denominate "MATRIX" che
riesce ad elaborare consistenti volumi di mi
crodati producendo matrici 0 file riepilogati-
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vi necessari a soddisfare Ie richieste dell'uten
za interna ed esterna all'Istat.

Continuano Ie analisi e gli studi relativi alIa
"presenza straniera" e sono state avviate Ie
analisi relative ai "processi di mobilita socia
Ie" e all"'evoluzione delle forme di vita fami
liare".

AREA DEMOGRAFICA

Movimento della popolaxione
e attiuita anagrafica

Nel settore delle statistiche dello stato civi
le (nascite, morti e matrimoni), nel 1994 si
sono ampliati gli effetti negativi, gia eviden
ziati nel precedente rapporto, legati alIa
mancata realizzazione, nei tempi previsti,
della produzione dei microdati, a causa di
inadempienze contrattuali della Ditta aggiudi
cataria dell'appalto della registrazione (lettu
ra ottica). Tali effetti hanno costretto ad un
riallineamento, prima della programmazio
ne dei microdati, e poi delle relative pubbli
cazioni.

Nel 1994 quindi si sono potuti realizzare
soltanto gli originali del volume "Matrimo
ni, separazioni e divorzi" relativo al 1992,
mentre quelli dell'analogo volume "Nascite
e decessi" potranno essere approntati solo
entro il primo semestre del 1995. L'obietti
vo e di nuovo quello di recuperare parzial
mente i ritardi, validando i microdati del
movimento naturale della popolazione
presente del 1993 entro il secondo seme
stre del 1995, tenuto conto che la produzio
ne di microdati, grazie alIa collaborazione
del Centro di registrazione interno all'Istat,
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L'ATTIVITA E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

si e normalizzata a meta anna 1994. Inoltre,
e da presumere che, anche nel 1995, essa
avverra nei termini programmati, dato che
la spedizione dei modelli del 1995 (non pili
per lettura ottica rna di tipo tradizionale) e
avvenuta pressoche nei termini contrattuali
previsti, contrariamente a11'anno prece
dente.

Per quanta riguarda il settore anagrafico, si
sono realizzati gli originali del volume "Po
polazione e movimento anagrafico dei Co
muni - Anno 1993", mentre, a causa dell'uti
lizzazione di un nuovo modello di rilevazio
ne, un ulteriore slittamento nel 1995 si e veri
ficato per quelli relativi al volume "Movimen
to migratorio della popolazione residente 
Anno 1992".

Inoltre, e stata ultimata l'elaborazione delle
tavole relative alla rilevazione dei cittadini ita
liani residenti all'estero. II prodotto e statu in
viato al Ministero degli Affari Esteri che cu
rera la pubblicazione dei risultati.

E in fase di ultimazione la raccolta dei mo
delli relativi alla esecuzione del confronto
censimento-anagrafe, mentre si e conclusa la
rilevazione della popolazione residente co
munale per sesso, eta e statu civile al 31 di
cembre 1993 con una copertura dell'840/0 del
la popolazione italiana complessiva.

E stata completata la raccolta dei modelli
relativi alla rilevazione dei cittadini iscritti in
anagrafe alIa fine dell'anno 1993.

E continuata regolarmente l'attivita ispettiva
sulle anagrafi comunaIi, di concerto con il Mini
stero dell'Interno, con particolare riferimento
ai capoluoghi di regione del Centro-Sud.

Relativamente allo studio del fenomeno
della presenza straniera in Italia sono state ul
timate le elaborazioni dei permessi di sog
giorno al 31.12.1993.

Infine, si e partecipato attivamente ai grup
pi di lavoro internazionali in materia migrato
ria (Madrid e Lussemburgo). In particolare, su
incarico del Consiglio d'Europa, e stato invia
to un funzionario - in qualita di osservatore 
durante il Censimento generale della popola
zione in Macedonia.
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Analisi descrittive e studi
demografici

Le risorse dedicate a questo settore sono
state notevolmente impegnate nei lavori per
la Relazione del Presidente, in particolare per
la predisposizione di 5 contributi riguardanti
le politiche demografiche, Ie politiche immi
gratorie, i tempi della riproduzione, la morta
lita degli anziani, il prolungamento della per
manenza dei figli in famiglia.

Per quanto concerne Ie elaborazioni, sono
state predisposte le tavole di mortalita naziona
Ii relative al periodo 1989-91 e quelle regionaIi
relative al periodo 1987-91. La metodologia per
il ricalcolo delle probabilita di morte per il 1991
e stata rivista, per tenere conto della popolazio
ne rilevata al Censimento del 1991.

Sulla base dei risultati nazionali del Censi
mento della popolazione si e provveduto ad
eseguire l'aggiornamento della popolazione
regionale per sesso ed eta, al 10 gennaio 1992,
all° gennaio 1993 ed al 10 gennaio 1994.

La disponibilita dei dati censuari per sesso,
eta e provincia di residenza ha inoltre reso
possibile l'avvio delle procedure per la "Ri
costruzione della popolazione per sesso, eta
e provincia negli anni 1982-91", progetto
frutto della collaborazione con l'Istituto Su
periore di Sanita.

E statu poi aggiornato il data base della fe
condita regionale per il 1991, anche se per il
momenta si tratta solamente di stime provvi
sorie. Si e inoltre predisposta la metodologia
per il completamento della fecondita di se
condo ordine per Ie donne nate tra il 1950 ed
il1961, e quella per il completamento della fe
condita di terzo e quarto ordine per Ie gene
razioni di donne per Ie quali si e osservata la
fecondita almeno fino ai trenta anni. Si potra
COS! fornire annualmente, insieme agli aggior
namenti del data base sulla fecondita regiona
Ie, una stima dell'andamento della discenden
za finale per Ie donne che hanno gia vissuto
una parte della loro vita feconda.

I lavori preparatori per Ie previsioni della
popolazione regionale su base 1994 hanno ri-
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guardato la definizione degli scenari di ciascu
na componente demografica. In particolare
si e elaborato ed ultimato 10 scenario relativo
all'andamento futuro della mortalita, con la
predisposizione di un modello per la stima
delle probabilita di sopravvivenza pili effi
ciente rispetto a quello utilizzato nell'ultima
elaborazione, specialmente per quanto ri
guarda le eta infantili e senili.

Si e inoltre definito ed ultimato 10 scenario
per le migrazioni internazionali, lavorando
distintamente per nazionalita dei migranti, e
analizzando i flussi di immigrazione e di emi
grazione in funzione dell'eta e della regione di
partenza (0 di destinazione).

Si e anche completato 10 scenario principa
le per l'evoluzione della fecondita di primo or
dine, secondo un approccio per generazioni e
per ordine di nascita, che cerca di sfruttare al
meglio le potenzialita informative del data ba
se sulla fecondita regionale predisposto dalla
stessa unita operativa. L'intensita finale del fe
nomeno e ottenuta con una estrapolazione de
gli andamenti recenti, mentre i cambiamenti
di cadenza sono rappresentati per mezzo di
curve-modello. Si e poi predisposto 10 scena
rio principale per l'evoluzione della fecondita
di secondo ordine, secondo un approccio per
generazioni che utilizza le informazioni relati
ve alle probabilita di accrescimento.

L'Unita e stata inoltre intensamente impe
gnata sul versante internazionale. Tra Ie pili
importanti attivita si ricordano la partecipa
zione alle iniziative di cooperazione con i
paesi in transizione, ai lavori preparatori del
la Conferenza del Cairo ed all'organizzazione
della sessione di lavoro ECE-Eurostat sulle
Proiezioni Demografiche, tenutasi in giugno a
Mondorf Les Baines (Lussemburgo).

AREA SOCIALE

Sanitii

Nel corso dell'anno sono stati raggiunti al
cuni rilevanti obiettivi sia dal punto di vista

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1994

LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

organizzativo che operativo. E stata, infatti,
ridefinita la strategia delle statistiche sulla sa
nita individuando su tre direttrici fondamen
tali 10 sviluppo dell'attivita futura: qualita dei
dati, ricerche epidemiologiche, con partico
lare riguardo alle differenze sociali nella salu
te, costruzione di un sistema informativo "sa
nita e salute".

Da tale angolazione, e stata rivista l'organiz
zazione della codifica delle cause di morte
realizzando contemporaneamente la prima
indagine campionaria sul controllo di qualita
della codifica. In tal campo, considerevoli
passi in avanti sono stati fatti nell'adattamento
alla situazione italiana della procedura di codi
fica assistita delle malattie e delle cause di
morte acquisita dal National Center of Health
statistics (NCHS) statunitense.

Un apposito gruppo di lavoro Ministero
della Sanita - Istat sta provvedendo alIa tradu
zione in italiano della decima revisione della
Classificazione internazionale delle malattie
CICD-10) predisposta dall'Organizzazione
Mondiale della Sanita. II primo volume, relati
vo alla classificazione sistematica, e stato gia
tradotto.

Con l'Ufficio di Statistica dello stesso Mini
stero continuano gli incontri per definire i
piani di controllo ed elaborazione della nuo
va "scheda informativa di dimissione ospeda
liera" che, come e noto, dal primo gennaio
del 1995 sostituira la tradizionale rilevazione
dei dimessi dagli Istituti di cura effettuata
dall'Istat.

E stata anche avviata una analisi critica dei
flussi informativi sanitari per i quali si stanno
studiando metodologie di stima e ricostruzio
ne dei dati mancanti.

E in fase di studio la progettazione di un si
stema di indicatori socio-sanitari che possa
fornire un quadro informativo armonico del
la "performance" del sistema sanitario e dello
stato di salute della popolazione.

Nello stesso anna e stata avviata un'attivita
congiunta con l'Istituto Superiore di Sanita fi
nalizzata a valutare l'accuratezza della diagnosi
di AIDS mediante un confronto tra le schede
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L-ATTIVITA E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

di morte ed il registro nazionale dei casi de
nunciati.

Particolare attenzione e stata posta nella
impostazione della nuova indagine, riferita al
periodo 1991-92, volta allo studio della mor
talita differenziale secondo fattori socio-eco
nomici che sara realizzata nel corso del pros
simo anno.

Nonostante alcune difficolta sorte sulla di
sponibilita dei dati su supporto informatico,
un ulteriore obiettivo e stato realizzato con la
pubblicazione del volume "Cause di morte 
1990" e "Statistiche della Sanita - 1991" ed il ri
lascio per la stampa, che sara realizzata nei
primi mesi del prossimo anno, rispettiva
mente del 1991 per le cause di morte e 1992
per le statistiche della Sanita.

II settore ha contribuito in maniera consi
derevole alla pubblicazione dei dati dell'inda
gine multiscopo sulle famiglie, avendo curato
la pubblicazione del volume "Condizioni di
salute e ricorso ai servizi sanitari" e la predi
sposizione del volume "I disabili".

Molto intensa e stata l'attivita di rilascio dei
dati verso l'utenza esterna, con particolare ri
guardo alle Organizzazioni internazionali.

Protezione sociale

Per quanto riguarda i conti economici degli
Enti di Previdenza, i risultati dell'esercizio
1992 sono stati elaborati e pubblicati suI volu
me "Statistiche della previdenza, della sanita e
dell'assistenza sociale". Con essi sono anche
soddisfatte le esigenze informative di base
dei conti nazionali.

Nel settore assistenziale (Presidi Socio-As
sistenziali, Asili nido, Colonie e campeggi), in
fase di revisione, si e proceduto alla verifica
quantitativa del materiale di rilevazione per
venuto.

Riguardo ai bilanci degli Enti di Previdenza,
(tasso di risposta 83%) si e proceduto ad una
attenta revisione del materiale pervenuto al
fine di adeguarlo agli schemi della Contabilita
Nazionale.

lH

Giustizia

Nel 1994 sono proseguite le attivita orien
tate al miglioramento delle procedure di rac
colta dei dati sulla giustizia, allo scopo, da un
lato, di elevarne il grado di copertura e, dall'al
tro, di estendere le rilevazioni ad aspetti non
osservati di alcuni fenomeni giudiziari (movi
mento dei procedimenti civili presso il tribu
nale dei minorenni, separazioni personali dei
coniugi e scioglimenti e cessazione degli ef
fetti civili del matrimonio).

Si e proceduto, inoltre, alla completa revi
sione e all'aggiornamento dei piani di con
trollo relativi alla registrazione e alla elabora
zione dei dati, per il necessario adattamento
delle procedure ai nuovi sistemi tecnologici
di cui sara dotato il settore.

:E proseguita la collaborazione con la Soc.
CERVED per la fornitura su nastro magnetico
dei dati concernenti i protesti. Riguardo alla
stessa rilevazione, si sono aggiornate Ie classi
di valori al fine di renderle pili aderenti alla
realta attuale.

Nel corso dell'anno le indagini riguardanti
il contenzioso amministrativo ordinario e Ie
statistiche sull'attivita notarile sono state
scorporate dal settore delle statistiche civili
e affidate ad una specifica struttura operati
va, consentendo l'assunzione di pili idonee
iniziative - attraverso il coinvolgimento di
retto degli organi di rilevazione - per una
informazione statistica pili completa e signi
ficativa.

:E stato attuato un notevole recupero nei
tempi di pubblicazione degli annuari delle
statistiche giudiziarie. In particolare, nel cor
so della stesso anna 1994, sono state rese di
sponibili due edizioni degli annuari di stati
stiche giudiziarie penali e penitenziarie,
contenenti rispettivamente i dati del 1992 e
del 1993.

Nell'ambito degli studi e delle ricerche sul
la giustizia e, specificamente, con riferimento
al fenomeno dei minori, con il supporto col
laborativo anche dell'Ufficio Centrale per la
Giustizia Minorile, si e realizzata la specifica
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pubblicazione dal titolo "I minorenni e la giu
stizia ed altri aspetti della condizione minori
le - Anni 1987-1992".

Nel quadro del miglioramento dei con
fronti internazionali, si sono intensificati i
rapporti con organismi esteri, in particolare
l'Home Office inglese.

Istruzione

Nel settore delle statistiche sull'istruzione,
l'attivita ha beneficiato dell'accelerazione im
pressa l'anno precedente per 10 smaltimento
del lavoro arretrato. Sono stati pubblicati (0
prodotti gli originali dei volumi) i dati defini
tivi relativi all'anno scolastico 1992-93, per
tutti gli ordini di istruzione, dalle scuole ma
terne all'universita,

Per l'anno scolastico 1993-94, sono stati
prodotti gli originali per la pubblicazione dei
dati definitivi sull'universita e dei dati somma
ri relativi alle scuole medie inferiori. Quest'ul
tima pubblicazione e stata dedicata alle sole
scuole medie, arricchendola di nuove tavole;
in precedenza essa raccoglieva anche dati del
le scuole materne ed elementari, che dal1994
95 sono oggetto di una pubblicazione con
giunta con il Ministero della Pubblica Istruzio
ne. Sempre per il 1993-94, nel mese di otto
bre e stato inoltre diffuso un comunicato
stampa sulla situazione complessiva delle
scuole e delle universita.

Infine e stato avviato il lavoro relativo ad
una indagine sperimentale, campionaria e te
lefonica, sugli utilizzatori del servizio erogato
dalle scuole, dalle materne alle secondarie su
periori, per la quale le interviste telefoniche
saranno condotte nei primi mesi del 1995.

Per quanto riguarda le statistiche relative
alle scuole, dalle materne alle secondarie su
periori, l'aspetto strategicamente pili signifi
cativo dell'attivita svolta nel 1994 e rappre
sentato dal concreto e produttivo lavoro di
integrazione delle indagini Istat e del Ministe
ro per la Pubblica Istruzione; tale lavoro ha
prodotto in primo luogo l'avvio della nuova
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rilevazione "unificata" presso le scuole rna
terne ed elementari statali e non statali per
l'anno scolastico 1994-95. Oltre all'lstat ed al
MPI, tale lavoro di integrazione ha interessa
to anche il CISIS (Centro Interregionale per
il Sistema Informativo e Statistico), al fine di
migliorare i processi di produzione ed utiliz
zo dei dati sull'istruzione ai livelli centrali e
locali.

Relativamente alle statistiche sull'universita,
l'aspetto strategicamente pili rilevante e rap
presentato dalla stipula di una convenzione
tra Istat e Ministero dell'Universita e della Ri
cerca Scientifica e Tecnologica, per la predi
sposizione a cura dell'lstat, nell'arco di un
triennio, di un sistema informativo sulla for
mazione e la ricerca universitaria, orientato
alla valutazione.

Nel campo della formazione professiona
Ie, sono stati diffusi i dati del 1992-93, sono
stati rilevati quelli relativi al 1993-94 ed e stata
avviata la fase preparatoria della rilevazione
per il 1994-95. L'attivita di revisione delle ca
ratteristiche dell'indagine ha tenuto conto an
che dellavoro svolto da un gruppo di esper
ti, attivato dall'Eurostat, sul tema della forma
zione professionale.

Infine si segnala l'avvio della partecipazio
ne al progetto internazionale di indagine
sull'alfabetizzazione funzionale degli adulti,
per la quale e prevista l'effettuazione di una
indagine pilota nel 1995 e dell'indagine prin
cipale nel 1996.

Cultura

Nel settore delle statistiche culturali e stato
pubblicato l'Annuario delle statistiche cultu
rali (vo1.34) con i dati 1992. Estato anche pub
blicato il volume: "Elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica 
5.4.1992".

Per quanto concerne l'indagine totale sui
musei e istituzioni similari attuata con riferi
mento al 31.12.1992, e stato approntato un
comunicato stampa con i risultati pili signifi-
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Nel corso del 1994 si e
svolta una fattiva e assidua
collaborazione tra il settore
Giustizia dell'Istat e l'Ufficio
Centrale per la Giustizia
Mi no rile del Ministero di
Grazia e Giustizia.

Tale forma di collaborazio
ne ha permesso, attraverso un
proficuo e costante confronto
tra esperienze diverse, uno stu
dio sugli aspetti pill salienti
riguardo 10 stato e l'euolu.zio
ne di questi ultimi anni dell'uni
verso minorile che ha avuto
l'intento di qualificare, arnplian
done Ie poterizialita esplicati
ue, l'informazione disponibile in
questo specifico campo.

Nell'impostazione e defini
zione del progetto, anche per
effetto delle aree di competen
za coinvolte nella collabora
zione, e stato dato ampio
risalto alle problematiche della
giustizia nei confronti dei mino
ri per quanto attiene il campo
civile, in particolare con gli
affidamenti e Ie adozioni, il
campo penale con la disamina
della specifica normativa pre
vista dal recente codice di
procedura penale ed, infine, in
campo penitenziario con l'ana
lisi delle diverse misure penali
previste per i minori nella fase
di esecuzione della pena.

In tale ambito, molto one
roso e stato it lavoro di sele
zione e di integrazione della
diversa documentazione sta
tistica sia di fonte Istat che
dell'Ufficio Centrale per la
Giustizia Minorile nell'obietti
uo di costruire un quadro di
riferimento unitario e coeren
te idoneo a soddisfare, it pill
possibile, Ie esigenze infor
mative nel campo della giu-

stizia minorile e di rendere,
cost, pill efficaci i processi
decisionali e gli interventi in
tale materia.

Tuttauia, nella consapeuolez
za che la riflessione sui temi
della giustizia non debba essere
disgiunta, ai fini di una visione
globale del fenomeno, dalla co
noscenza di altri aspetti della
condizione minorile nella so
cieta odierna si e rauuisata
l'esigen.za di un ampliamento
dei contenuti informatiui me
diante I'utilizzo dei dati dispo
nibili delle diverse rileuazioni
suolte dall'Istat riguardo la po
polazione, la famiglia, l'istru
zione, il lauoro. la sanitd e l'as
sistenza sociale.

In generale, il periodo di
riferimento dei dati ua dal
1987 al 1992, e rappresenta,
anche se non molto ampio, un
arco di tempo sufficientemente
esteso che permette di coglie
re Ie pill significative linee di
tendenza del fenomeno, per
molti asipetti, in costante e
rapida euolu.zione.

I risultati della ricerca
hanno euidenziato un peso
sempre meno rileuante della
componente minorile suI resto
della popolazione dovuto al
calo del tasso di natalita ed
alla maggiore Iongeuitd degli
anziani, un corrispondente
minore numero di alunni nella
scuola dell'obbligo, una gene
rale crescita della qualitd della
vita, rilevabile dalle rnigliori
condizioni di salute, noncbe
dalle condizioni sociali pure in
preseriza di maggiori difficoltd
di ingresso nel mondo del lavo
ro che induce ad una pill lunga
permaneriza nel sistema scola
stico .

Si e rileuato, inoltre, un
preoccupante aumento della
criminalita, fenomeno questa
che se, negli anni considerati,
riguarda anche gli adulti, assu
me per i minorenni un signifi
cato ancora pill negativo in
quanta sintomo di situazioni di
disagio sociale e di sofferen
za che richiedono risposte isti
tuzionali mirate e tempestiue.

Un elemento di particolare
allarme e dato dal consistente
aumento dei minorenni denun
ciati che passano da 21.264
del 1987 a ben 44.788 nel
1992 ed ancora pill allarman
te e l'aurnento, tra di essi, dei
minori di eta inferiore a quat
tordici anni e, quindi, non impu
tabili; nei due anni considerati
essi sono stati rispettiuamente
2.759 e 9.211 (Tabella 1).

Si e in presenza, quindi, di
un pill precoce ingresso del
minore nel circuito delinquen
ziale sia nella veste di autore
di reati, ma si ritiene, spesso,
come uittima di un uso stru
mentale da parte della crimi
nalitd adulta.

A' tale proposito, gli opera
tori dei seruizi minorili segna
lano che la comparsa di com
portamenti deuianti in eta pre
coce comporta una evoluzione
della personalitd del minore in
senso delinquenziale ad alta
pericolosita che risulta molto
resistente agli interventi riedu
cativi.

In sintesi, gli aspetti princi
pali che caratterizzano la
delinquenza minorile sono una
maggiore grauita dei reati ed un
aumento del tasso di violenza,
che in qualche modo viene col
legata ad un crescente coinvol
gimento dei minori in attiuita
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illecite da parte della crimina
uta organizzata, una consisten
te presenza di minori stranieri
(Tabella 2) in maggioranza
nomadi 0 provenienti dai paesi
del Nord-Africa, ed infine, la
crescente diffusione della tossi
codipendenza che, oltre i reati

specifici, risulta essere la
causa non ultima dell'aumento
dei delitti contro it patrimonio.

In conclusione, ritornando
alla iniziativa che ha condotto
alla esecuzione della ricerca, i
primi esiti positivi che vengono
segnalati sul lavoro svolto,

LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

legittimano l'auspicio di ulterio
ri collaborazioni che possano
consentire al sistema statistico
di dare sempre maggiore spa
zio e rilevanza all'informazione
sociale tali da favorire i con
tributi e le riflessioni sul com
plesso uniuerso minorile.

Tavola 1 - Minorenni italiani e stranieri
denunciati alle Procure della
Repubblica presso i Tribunali
per i minorenni - Anni 1987-92.

ANNI

1987

1988

1989

1990

1991

1992

N.
In complesso

21.264

24.523

29.144

41.051

44.977

44.788

di cui inferiori
a 14 anni

2.759

3.420

5.398

8.756

9.195

9.211

Tavola 2 - Minorenni stranieri denunciati per paese di provenienza e tipologia di reato 
Anno 1992.

PAESE DI Contra la Contra iI Altri Totale
PROVENIENZA persona patrimonio reati

Ex-Jugoslavia 139 6.537 219 6.895

Tunisia 4 23 17 44

Marocco 44 171 146 361

Germania 7 39 12 58

Francia 5 60 6 71

Altri Paesi 52 427 94 573

Totale 251 7.257 494 8.002
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cativi ed i confronti con la precedente indagi
ne svolta dall'Istat nel 1979. Per la stessa inda
gine e stato inoltre dato alla stampa il volume
contenente i dati analitici.

Per l'indagine sulla produzione libraria, e
stato pubblicato il Notiziario relativo alla pro
duzione per il 1993, che e stato presentato al
Ia Conferenza stampa sull'editoria presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
(30.9.1994) e alla Fiera dellibro di Francoforte.
Inoltre, e stata attuata un' indagine pilota che
ha interessato circa 70 editori di Milano allo
scopo di studiare la possibilita di realizzare un
ampliamento delle informazioni rilevate.

Nel quadro dell'integrazione con gli altri
Enti produttori di dati sulla cultura nel SI
STAN, sono stati formalizzati gli accordi con
l'Ufficio di Statistica del Ministero per i Beni
Culturali ed Ambientali per il trasferimento a
detto Ministero, a partire dal 1995, delle inda
gini sulle Biblioteche statali e sugli Istituti sta
tali di antichita e arte, curate fino ad oggi
dall'Istat.

Quanto ai lavori relativi all'ampliamento
delle informazioni sulla cultura, da realizzare
in conformita con il quadro di riferimento
approntato dall'UNESCO sulle statistiche cul
turali, sono stati presi contatti con vari Enti
(RAI, FININVEST, CONI, SIAE, Ufficio di sta
tistica del Ministero Beni Culturali e Ambien
tali, ecc.) che hanno messo a disposizione
dell'Istat nuovi dati sulla cultura. Questi po
tranno arricchire la pubblicazione sulle Stati
stiche culturali, gia con l'edizione predisposta
nel1995.

Nel contesto delle attivita internazionali sul
tema della cultura, si e preso parte attivamen
te a due gruppi di lavoro costituiti dall'UNE
SCO sui temi, rispettivamente, della parteci
pazione alle attivita culturali e degli aspetti fi
nanziari della cultura. Inoltre, per quanta ri
guarda il tema dell'uso del tempo, e prosegui
ta la collaborazione attiva nellavoro prepara
torio per la prima indagine europea sull'uso
del tempo. La proposta formulata con tale la
voro e stata accettata nel corso del 15° M ee
ting ofthe Statistical Programme Committee,
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e pertanto verra effettuata l'indagine pilota
nel1995.

Lavoro

Relativamente all'indagine per campione
sulle forze di lavoro, oltre all'esecuzione delle
quattro indagini trimestrali dell'anno, e pro
seguita l'analisi della attuale procedura di cor
rezione dei dati e sono state sperimentate
formulazioni migliorative della stessa, in vista
della revisione della serie delle indagini da ot
tobre 1992, prevista per il marzo 1995.

Si e realizzato 10 studio, in collaborazione
con gli esperti del Campione dello SME, per
il calcolo degli errori di stima di alcuni indica
tori provinciali dell'indagine.

Tale lavoro ha portato alla definizione di
stime provinciali annuali che sono state pre
sentate, insieme ai risultati metodologica
mente rilevanti, il 15 dicembre 1994 al semi
nario Istat.

Si sta programmando una seconda fase di
studio sulla rappresentativita delle stime pro
vinciali trimestrali, che portera ad un secon
do seminario entro l'estate 1995.

Sono state ricostruite le serie storiche dei
dati sulle Forze di lavoro a partire dall'ottobre
1992 con la Popolazione aggiornata al Censi
mento 1991, per sesso e classe di eta.

II Gruppo di lavoro Istat - Banca d'Italia in
caricato della "standardizzazione degli scam
bi dei flussi informativi tra i due Istituti" ha
concluso il proprio lavoro ed ha presentato il
rapporto finale.

Hanno partecipato alla prima riunione del
Gruppo di lavoro per 10 sviluppo delle "Stati
stiche dell'occupazione" i responsabili delle
indagini sulle Forze di lavoro degli Stati
dell'Unione Europea.

Sono stati avviati i programmi di coopera
zione con la Romania e l'Ungheria ed e stata
organizzata presso l'Istat una settimana di in
contri con la delegazione polacca, per l'ap
profondimento della conoscenza dell'indagi
ne trimestrale sulle Forze di lavoro.
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Famiglie e aspetti sociali vari

E continuato l'approfondimento degli studi
antropometrici effettuati di concerto con il
Ministero della Difesa, sugli iscritti alle liste di
leva. Un ulteriore "Notiziario" sull'argomento
e previsto per i primi mesi del 1995.

L'attivita corrente di aggiornamento
dell'archivio dei Comuni e dell'archivio dei ri
leva tori e stata molto piu intensa in questo an
no per la ripresa dell'indagine multiscopo sia
annuale (Aspetti della vita quotidiana) che tri
mestrale (Condizioni di salute).

Sono stati messi a regime, per l'indagine
sulle Forze di lavoro e per le due indagini
multiscopo, controlli del lavoro sul campo,
attraverso telefonate alle famiglie per la verifi
ca della effettiva esecuzione delle interviste
da parte dei rilevatori. Le telefonate sono sta
te eseguite sia dal Servizio che dagli UU.RR.

E stata realizzata, con l'indagine Forze di la
voro di ottobre, la sperimentazione di acqui
sizione informatizzata dei dati elementari.
All'incirca 1.000 famiglie di Roma citra, di Vi
terbo e di 8 Comuni della provincia sono sta
te intervistate da una ditta esterna con il siste
ma C.A.T.I., cioe tramite telefono assistito da
computer.

Circa 300 famiglie degli stessi Comuni, in
tervistate nella rilevazione corrente dai rileva
tori, sono state reintervistate per telefono
con riconciliazione dei dati precedentemen
te forniti.

In relazione all'indagine Annuale Multisco
po sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana
- anna 1993", sono stati effettuati controlli
quantitativi sulle elaborazioni statistiche e ana
lisi dei risultati per il Rapporto annuale 1994.

E stata avviata la progettazione della proce
dura generalizzata di controllo dell'Indagine
Multiscopo e la sperimentazione di "Daisy"
sull'indagine "Aspetti della vita quotidiana
1993". In collaborazione con la Regione Pie
monte e stata impostata la rilevazione sup
pletiva sperimentale dell'Indagine Multisco
po Aspetti della vita quotidiana che e stata
svolta a gennaio '95.
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Sono state effettuate le rilevazioni trime
strali sulle condizioni di salute 1994 e l'Indagi
ne Multiscopo Aspetti della vita quotidiana
1994.

Per quanto riguarda l'Indagine pilota sul
Tempo libero e cultura prevista per il 1995, e
stato progettato il questionario dell'indagine.

E stato avviato uno studio comparativo in
ternazionale delle Indagini sulla criminalita, ai
fini della progettazione dell'Indagine Fami
glie, soggetti sociali per la parte relativa alla
criminalita sommersa.

Sono stati pubblicati i seguenti volumi, re-
lativi al ciclo 1987-91:

1. La pratica sportiva
2. Letture, mass-media e linguaggio
3. Gli incidenti in ambiente domestico
4. La condizione degli anziani
5. 11 mondo dei bambini
6. Condizioni di salute e ricorso ai servizi

sanitari.
E proseguito il lavoro di collaborazione

con la Commissione Nazionale per le Pari
Opportunita ed e stato pubblicato il volume
"Tempi diversi".

Nell'anno 1994 e iniziata una prima ristrut
turazione dell'indagine sui consumi delle fa
miglie, con l'introduzione di un nuovo mo
dello per il monitoraggio del lavoro dei rile
vatori. Inoltre, per rendere le stime trime
strali piu stabili, sono stati adottati dei nuovi
coefficienti di ponderazione, che tengono
conto della struttura della popolazione risul
tante dal censimento 1991.

E stata inoltre razionalizzata l'attivita di dif
fusione dei dati, mediante la predisposizione
di tavole generali in grado di soddisfare le esi
genze di un vasto numero di utenti.

E stata condotta nel mese di giugno la pri
ma rilevazione dell'indagine Panel europeo
sulle famiglie (ECHP) che ha interessato circa
8.000 famiglie e circa 18.000 individui. Questa
indagine, finanziata dall'Eurostat, e finalizzata
a seguire l'evoluzione delle condizioni di vita
delle famiglie e degli individui con piu di 16
anni di eta; infatti prevede di reintervistare gli
stessi individui per 3 anni.
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Dopo una prima revisione manuale, e stato
utilizzato il sistema Blaise per la correzione
interattiva dei rekord suI Personal Computer.
Cio ha richiesto una notevole mole di lavoro
per la messa a punto dei programmi Blaise
per la correzione. Inoltre e stata necessaria
un'attivita di formazione del personale che
non aveva alcuna esperienza informatica.

E stata effettuata un'indagine telefonica sul
Ie spese di manutenzione delle abitazioni so
stenute dalle famiglie italiane.

La rilevazione e stata condotta nel mese di
aprile del 1994, con riferimento al periodo
compreso fra 1'1/4/1993 e il 31/3/1994 ed ha
riguardato un campione di 10.000 famiglie re
sidenti in tutto il territorio nazionale.

E stata avviata anche un'indagine telefonica
sulle spese per "Pasti e consumazioni fuori
casa". Tale indagine e iniziata a novembre
1994 e termina a settembre 1995; con un'arti
colazione nell'arco di un anna per tenere
conto dell'estrema variabilita del fenomeno.
Coinvolge complessivamente circa 5.600 fa
miglie residenti in tutto il territorio nazionale.

Nel 1994 sono stati elaborati i dati relativi
all'indagine sulle vacanze e sulle relative spese
sostenute dalle famiglie italiane, che e stata ef
fettuata nel mese di novembre 1993 ed ha ri
guardato un campione di 24.000 famiglie sele
zionate in 800 Comuni, sono state approntate
Ie tavole che saranno oggetto di una apposita
pubblicazione (volume congiunto turismo
vacanze).

Sono state progettate ed effettuate Ie anali
si dei dati sulla poverta in Italia, utilizzate dalla
Commissione sulla poverta e l'emarginazione
sociale.

Durante l'anno 1994 si e continuato la rae
colta dei dati di base per il volume "Strutture
e dinamiche della societa italiana", sia da fonti
esterne (Ministero della Sanita, Istituto Supe
riore di Sanita, ecc.), sia utilizzando i dati del
censimento man mana che si rendevano di
sponibili. E inoltre proseguita l'elaborazione
dei suddetti dati e la stesura dei capitoli.

La struttura ha inoltre curato la stesura e la
stampa di un Notiziario sulla condizione dei
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minori in Italia, che raccoglie ed esamina gli
aspetti pili rilevanti della condizione minori
le. Tale Notiziario e stato illustrato dal Presi
dente dell'Istat in una apposita conferenza
stampa alIa presenza del Ministro per gli Af
fari Sociali.

Sono stati elaborati i dati raccolti durante
la 2a Conferenza di Assisi riguardanti 3.225
organizzazioni di "Volontariato in Italia", nel
quadro del programma di collaborazione
con il Dipartimento degli Affari Sociali,
presso cui e istituito l'Osservatorio suI vo
lontariato.

Nel quadro dell'Anno Internazionale della
famiglia, e stato inoltre realizzato un contri
buto sui consumi e suI ciclo di vita della fami
glia per il libro bianco "Per una politica fami
liare in Italia", proposto dal Dipartimento de
gli Affari Sociali e presentato in una apposita
conferenza stampa tenutasi presso la Presi
denza del Consiglio dei Ministri.

AREA ECONOMICA

Conti economici e finanziari

L'attivita del Dipartimento di Contabilita
Nazionale e Analisi Economica e stata caratte
rizzata, oltre che dalle elaborazioni delle sti
me relative ai vari conti economici, anche dal
la impostazione di studi e ricerche connesse
al nuovo Sistema di conti nazionali - SNA93 
e alIa sua versione per i Paesi europei - SEC95.
Su tale argomento e stato organizzato un ciclo
di seminari che ha registrato la partecipazio
ne di ricercatori appartenenti ad Universita,
Istituti di ricerca ed Amministrazioni Pubbli
che. Anche il workshop svolto nell' ambito
della 2a Conferenza nazionale di Statistica ha
rappresentato l'occasione per la stesura di un
documento sugli as petti innovativi pili im
portanti del nuovo Sistema.

A seguito della rilettura critica del SEC95,
sono stati proposti numerosi emendamenti ai
testi predisposti dall'Eurostat, molti dei quali
sono stati accolti, sia nella versione inglese che
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italiana. All'interno di tali attivita sono state ap
prontate alcune note metodologiche (criteri
di distribuzione dei redditi in attivita markete
non market, trattamento dei trasferimenti
pubblici in conto capitale alle imprese pub
bliche, identificazione del settore delle quasi
societa e delle unita di lavoro indipendenti)
sulla base delle quali si e sviluppato un vivace
dibattito in sede comunitaria e si e pervenuti,
attraverso la costituzione di apposite task
force, alla revisione del testa originale del
SEC.

Le varie strutture del Dipartimento hanno
partecipato, altresi, alla preparazione del
Rapporto annuale 1993. A tale scopo sono
state predisposte le seguenti ricerche: a)
"L'evoluzione congiunturale del Settore dei
Servizi"; b) "L'impresa agricola ad un anna
dalla riforma della Politica agricola comune";
c) "La ridefinizione delle politiche strutturali
dell'Unione Europea"; d) "I prezzi relativi e
costi variabili nell'industria in senso stretto e
nei servizi privati"; e) "I conti dell'Ammini
strazione Pubblica e della protezione socia
Ie"; D "Le politiche dellavoro nell'accordo di
luglio '93"; g) "Alcuni aspetti delle politiche
del lavoro negli anni Novanta"; h) "II reddito
delle famiglie di fronte alla crisi". E stato inol
tre redatto il paragrafo "La finanza pubblica"
del cap. 3.

Altre ricerche sono state indirizzate a mi
gliorare l'esaustivita delle stime del PNL in ot
temperanza alle decisioni della Commissione
delle Comunita Europee, che tramite un ap
posito Comitato ha esaminato i seguenti ar
gomenti: a) descrizione delle varie tipologie
di integrazione per assicurare l'esaustivita del
le stime; b) studi sulla stima dei fitti imputati
delle abitazioni in proprieta, c) studi sul pas
saggio dal PIL al PNL e sui problemi sorti con
l'adozione da parte della Banca d'Italia delle
nuove definizioni previste dal 5° Manuale del
la Bilancia dei Pagamenti del FMI. Sono stati
affrontati anche i problemi relativi alla deli
mitazione tra la classificazione dei consumi
intermedi e quella per usi finali, nonche alcu
ni temi riguardanti la valutazione del prodot-
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to in agricoltura. Per quanta riguarda poi 10
studio di nuovi indicatori, e stata effettuata
l'analisi dei problemi metodologici e defini
tori per costruire gli indicatori di produttivita
multifattoriale ed e stata predisposta una se
rie storica di tali indicatori per l'industria ma
nifatturiera e per il comparto dei servizi pri
vati. I risultati di questa ricerca sono stati
esposti nella relazione "Misure e dinamica
della produttivita del terziario" presentata al
Convegno su "Lavoro, organizzazione e pro
duttivita dell'impresa", tenuto a Benevento
nel mese di ottobre.

Altre ricerche di rilevante interesse sono
state quelle sviluppate nell'ambito del pro
getto per la revisione generale della C.N. qua
li: l'analisi dei dati censuari per la stima
dell'occupazione, la verifica del metodo per
la stima di segmenti particolari del mercato
dellavoro ed il nuovo metodo di stima dei la
voratori stranieri. Anche per la costruzione
della Tavola 1-0 si e reso necessario predi
sporre una serie di indagini per la rilevazione
di costi specifici presso le imprese.

Nell'ambito del progetto di studi e ricerche
per l'analisi e la correzione dei dati dal lato
dell'offerta (indagini sul prodotto lordo delle
grandi e piccole imprese, indagine rapida, in
dagine SK, schedario SIRIO), finalizzato alla
realizzazione di una base informativa unica ed
integrata, sono continuati i lavori di analisi e
sperimentazione di un metodo statistico volta
ad incrementare la correttezza dei dati dell'in
dagine annuale sul prodotto lordo delle im
prese con almena 20 addetti, in relazione alle
modalita di utilizzo di tali dati nella costruzione
delle stime dei conti nazionali annuali. II meto
do prevede le seguenti due fasi: la prima che
consiste nella ricostruzione per unita funzio
nali dei dati rilevati per impresa, utilizzando
l'ultima struttura disponibile; la seconda ripor
ta all'universo i dati per unita funzionali rilevate
(effettive 0 ricostruite dalla precedente fase)
attraverso la ponderazione, per ripartizione
geografica ed attivita economica, con l'univer
so degli addetti, ottenuto dall'integrazione del
le informazioni desunte da pili indagini.
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E stato predisposto, inoltre, l'archivio con
tenente i dati di base dell'indagine sul prodot
to lordo delle imprese con pili di 20 addetti,
da utilizzare come input per la stima dei con
ti economici regionali del 1991 e del 1992.

Per la costruzione della base informativa di
Contabilita Nazionale sono stati approntati gli
archivi automatizzati, associati e ponderati in
base ad appositi codici economici funzionali,
contenenti i dati degli Enti pubblici. Con tale
procedura si elaborano i dati delle indagini
che rilevano i bilanci dei seguenti Enti: Istitu
to Autonomo Case Popolari, Ente Provincia
le per il Turismo, Camere di Commercio, Co
munita Montane, Universita, Enti per il diritto
allo studio universitario ed Enti vari.

Per quanto riguarda il comparto dell'occu
pazione sono proseguiti gli studi per la deter
minazione della comparabilita dei dati rilevati
con la nuova indagine sulle forze di lavoro con
quelli raccolti con la precedente rilevazione.
Sono stati approntati gli archivi delle Forze di
lavoro per la stima dell'occupazione nei conti
trimestrali e sono stati predisposti gli archivi
di fonti specifiche per il calcolo dell'occupa
zione territoriale per gli anni 1991 e 1992. E
stata fatta per conto dell'Eurostat una stima
provvisoria dell'occupazione agricola per il
1994 e sono state effettuate le prime elabora
zioni per la correzione della CIG nell'occupa
zione regionale per gli anni 1988 e 1990.

La disponibilita degli aggregati a prezzi co
stanti per il periodo 1990-93 ha permesso di
elaborare a livello settoriale, i costi unitari va
riabili sia a cadenza annuale che trimestrale,
scomponendoli nel costo del lavoro per
unita di prodotto e nel costa unitario dell'in
put. Tale elaborazione ha consentito di effet
tuare un'analisi della dinamica settoriale di co
sti, prezzi e margini di profitto degli ultimi
anni.

Nell'ambito degli schemi contabili e degli
strumenti per l'analisi macro-economica, l'at
tivita si e svolta sia nel campo degli studi me
todologici che in quello delle indagini statisti
che. Con riferimento al primo sono da segna
lare 10 studio realizzato per il convegno IN-

SEE-Eurostat sui conti trimestrali, riguardante
le stime flash relative alla disaggregazione
temporale delle serie storiche annuali e 10
studio delle filiere di produzione agricola ed
industriale ai fini dell'elaborazione dell'occu
pazione dell'anno 1991. Relativamente al se
condo sono da menzionare: a) la stima degli
aggregati di Contabilita nazionale trimestrale
e la ricerca sui costi della Amministrazione
pubblica per l'anno 1992, nell'ambito dell'at
tivita dell'Istat connessa al contratto di colla
borazione per il progetto finalizzato "Orga
nizzazione e funzionamento dell'Ammini
strazione pubblica" del CNR; b) la stesura
delle note di documentazione bimestrale sui
principali indicatori dell'economia italiana,
edita dal Servizio Studi del Senato della Re
pubblica; c) la collaborazione con gli organi
smi costituzionali in tema di raccolta di infor
mazioni statistiche, anche di fonte non Istat;
d) l'approntamento della nuova Agenda con
giunturale, contenente uno studio del sistema
informativo e il disegno per le procedure
informatiche di supporto.

Nell'area degli aggregati dei conti economi
ci dallato dell'offerta, l'attivita si e concentra
ta sulle stime dei settori dell 'Agricoltura, In
dustria e Servizi destinabili alla vendita per gli
anni 1991-93.

Per il settore agricolo si e proceduto alle
elaborazioni dei conti trimestrali attraverso
una revisione dei dati di semina e produzione
delle principali coltivazioni agricole.

E proseguita la collaborazione con il
MIRAAF (Ministero Risorse Agricole, Alimen
tari e Forestali) per la stesura del "Notiziario
Congiunturale dell'Agricoltura" ed e stato ag
giornato l'indice del Reddito settoriale agrico
10 per l'Eurostat, fornendo altresi i dati sui va
lori unitari delle produzioni agricole e sulle
quantita vendibili per gli anni dal 1985 al 1993.
In collaborazione con il CERIS-CNR di Torino
e stata predisposta una nota sulla "Metodolo
gia di rilevazione e utilizzo delle fonti statisti
che nel comparto agricolo italiano".

Nel settore energetico, utilizzando i dati ri
levati presso le raffinerie che operano nelle
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varie regioni, e stato stimato il valore della
produzione regionale a prezzi correnti ed il
V.A., al costo dei fattori ed ai prezzi di mer
cato, per l'anno 1992. Per la branca "Prodotti
petroliferi raffinati" e stato calcolato il valore
della produzione e il valore aggiunto, al costa
dei fattori ed ai prezzi di mercato, a prezzi
1985, per gli anni dal 1990 al 1992. Analoghe
stime a livello regionale sono state effettuate
per la branca "Energia elettrica" per gli anni
1988-1990, mentre per le branche "Petrolio
greggio" e "Gas metano", rilevate dal Ministe
ro dell'Industria, sono stati stimati il val ore
della produzione ed il valore aggiunto regio
nali a prezzi correnti e costanti per gli anni
1985-1989.

Anche per quanta attiene all'offerta di beni
e servizi destinabili alla vendita, e stata com
pletata l'elaborazione per i settori di compe
tenza delle stime territoriali del 1991-92. Ha
concluso i lavori il Gruppo di lavoro Istat
Banca d'Italia sulla individuazione dei flussi
informativi tra i due Istituti e sono state avvia
te le procedure per la stima dei servizi desti
nati alle famiglie e per la costruzione della ma
trice dei margini di commercio. In collabora
zione con l'Universita di Roma Tor Vergata e
stata impostata la ricerca sull'analisi degli ag
gregati di Contabilita nazionale per classi di
addetti, mentre in collaborazione con l'Ente
Poste e stato predisposto uno studio per la
valutazione dei bacini di utenza delle strutture
periferiche dell'Ente.

Per quanta concerne gli aggregati della do
manda sono state aggiornate al 1993 le stime
dei consumi delle famiglie, tra cui i consumi
energetici per funzione di consumo (traspor
to, riscaldamento e cottura cibi) , degli inve
stimenti fissi lordi, degli ammortamenti e de
gli scambi con l'estero di beni e servizi sia a
prezzi correnti che costanti. In particolare,
per quanto riguarda i consumi delle famiglie e
stato aggiornato al 1992 10 schema di calcolo
che utilizza il metodo della disponibilita per
la stima dei consumi di beni e sono stati inse
riti tali risultati nel calcolo complessivo. La re
dazione della nota interna "Verso una nuova
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misura dei consumi delle famiglie" affronta
nuove definizioni dei consumi collettivi ed
individuali previste dal Nuovo SNA93 e si
propongono modifiche all'attuale classifica
zione delle spese, al fine di rispondere me
glio alle esigenze di analisi economica.

Nell'ambito del gruppo di lavoro Istat
Banca d'Italia-UIC relativo al problema di
raccordo tra Bilancia dei Pagamenti e Conto
del Resto del mondo, al fine di migliorare la
copertura dei redditi da lavoro, e stata avviata
una rapida indagine presso i maggiori enti in
ternazionali con sede in Italia (FAa, NATO,
ESA), per la raccolta di informazioni sui red
diti da lavoro pagati ai dipendenti, distinta se
condo la residenza dei dipendenti e la durata
del rapporto di lavoro. Sempre nell'ambito
di questo Gruppo sono state presentate le
nuove serie storiche della Bilancia dei Paga
menti elaborate dalla Banca d'Italia ed e stata
illustrata la metodologia per la loro costru
zione.

E proseguito, anche, il lavoro di analisi ed
implementazione delle tecniche di bilancia
mento dei conti, sia per un singolo anna che
in serie storica. E stato riorganizzato ed arric
chito su supporto magnetico il materiale
informativo sulla struttura dei costi per gli
anni '70 ed e allo studio la possibilita di appli
cazione delle tecniche attualmente usate ad
un tipo di tavola Supply and use come quella
che dovra essere costruita secondo il Nuovo
Sistema di conti. E stata inoltre, approntata
una relazione sullo sviluppo economico dei
Paesi della UE dal 1960 ad oggi. In collabora
zione con il Servizio FAM e stato definito il
questionario dell'indagine sui pasti e le con
sumazioni fuori casa, partecipando anche al
Ia formazione dei rilevatori. E stato effettua
to, altresi, uno studio finalizzato alla stima
dello stock abitativo secondo il settore pro
prietario.

Nell'area dei settori istituzionali sono stati
ricostruiti i conti economici delle Famiglie,
delle Societa pubbliche e private, delle Im
prese individuali, delle Istituzioni di Credito,
delle Imprese di Assicurazioni.
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Sono stati realizzati, con la collaborazione
del Servizio Studi della Banca d'Italia, i conti
finanziari disaggregati e la matrice di consi
stenza di attivita e passivita finanziarie per
settori di contropartita, che hanno costituito
la base per il calcolo degli interessi. Lo studio
di tali matrici ha permesso di evidenziare al
cune discrepanze nella registrazione dei flus
si nei conti economici e nei conti finanziari e
cio costituira argomento della ricerca per la
definizione della metodologia di ripartizione
del servizio di intermediazione finanziaria in
direttamente misurato (SIFIM).

Nell'area dei conti del settore pubblico e
della protezione sociale sono state portate a
termine le stime per area funzionale e per
voce economica delle spese delle Ammini
strazioni pubbliche. Per alcuni settori (in
particolare per gli enti di ricerca e per gli en
ti economici locali) le elaborazioni sono sta
te eseguite, a livello di singole amministrazio
ni 0 di raggruppamenti regionali delle stesse,
al fine di disporre di informazioni diretta
mente utilizzabili per l'elaborazione dei con
ti regionali. Un'analisi molto dettagliata, in
crociata per funzioni, regioni ed ente desti
natario, e stata effettuata con riferimento
all'attivita in c/capitale svolta dall'ex Agenzia
per il Mezzogiorno.

Con riferimento al progetto finalizzato
CNR "Organizzazione e funzionamento della
P.A." e stata effettuata un'attivita finalizzata
all'individuazione di nuovi indicatori per il
miglioramento della stima della produzione
delle AA.PP. a prezzi costanti. E stato ap
prontato un rapporto finale dal titolo "Servi
zi collettivi prodotti dalle AA.PP.: l'approc
cio macroeconomico", che costituisce la pri
ma parte del volume di prossima pubblica
zione "Misura e valutazione dei servizi delle
AA.PP.".

Per quanto concerne i conti regionali sono
state eseguite Ie stime dei flussi di produzione
e distribuzione del reddito delle AA.PP.. Per
gli altri aggregati del conto generale delle
AA.PP. ed in particolare quelli della redistri
buzione ed utilizzazione del reddito e della
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formazione del capitale, si e proceduto alla
ulteriore implementazione dell'archivio dei
dati di base ed alla predisposizione delle pro
cedure di elaborazione, che per gli investi
menti pubblici hanno interessato gli Enti
previdenziali e l'Amministrazione statale,
particolarmente significativi a livello regiona
le. Nell'area dei conti della protezione sociale
sono state completate le stime regionali della
spesa sanitaria, di quella assistenziale e di quel
la previdenziale.

All'interno di tale area e inoltre prose
guita l'attivita di collaborazione con Euro
stat finalizzata alla revisione del Sistema eu
ropeo di statistiche integrate della prote
zione sociale (SESPROS) anche alla luce del
nuovo SEC.

In campo internazionale e stata attiva la
partecipazione dei contabili nazionali a Con
ferenze e Seminari riguardanti le specifiche
attivita del Dipartimento, quali le relazioni del
Convegno di Stoccolma su "Lo sviluppo di
un sistema di conti economici e sociali inte
grati. Problemi e prospettive per il caso ita
liano" e quello di Coimbra (Portogallo) su
"Conti regionali delle AA.PP.: l'approccio
italiano".

Nell'ambito del progetto di collaborazio
ne e scambio di esperienze con i Diparti
menti di Contabilita nazionale degli Istituti
nazionali di Statistica Europei si e tenuto a Ro
rna un incontro con la delegazione dell'IN
SEE, nel corso del quale sono stati trattati vari
temi, quali l'economia sommersa, i conti pa
trimoniali, l'uso dei dati fiscali per la costru
zione dei conti nazionali, ecc.

Relativamente all'attivita di cooperazione
con i Paesi in via di transizione e stata orga
nizzata una Sessione del workshop, tenuto a
Varsavia, sull'economia sommersa nel Siste
ma di Contabilita Nazionale. Sempre
nell'area dell'economia sommersa e stata de
finita la cooperazione con l'Ufficio di statisti
ca russo.

Sono state effettuate le elaborazioni per
l'aggiornamento al 1993 di tutte le serie
CRONOS da trasmettere all'Eurostat.
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Agricoltura, foreste e pesca

Nel corso dell'anno, trediei Regioni hanno
firmato ed inviato all'Istituto il secondo Pro
tocollo d'Intesa con l'Istat ed il Ministero del
le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
(MI.R.A.A.F.) in materia di rilevazioni di stati
stica agraria. I relativi documenti sono stati re
si operativi con la firma del Presidente
dell'Istituto e del Ministro competente.

In ottemperanza alla deeisione CEE 156/93
ed ai Regolamenti 873/90 e 959/93, si e realiz
zata l'indagine comunitaria sulla struttura e
sulle produzioni delle aziende agricole per
l'annata agraria 1992-1993. La raccolta dei dati
ha avuto inizio nel mese di novembre 1993 a
cura delle Regioni, le quali hanno provveduto
anche alla fase di registrazione dei dati. A par
tire dal mese di aprile 1994 sono iniziate le
operazioni di messa a punto del materiale
(controllo delle incompatibilita, correzione
degli errori ed elaborazione dei risultati
provvisori), via via che i dati registrati dalle
Regioni venivano trasmessi all'Istat.

Nell'ambito della cooperazione interna
zionale, all'Ufficio Statistico dell'Albania e sta
ta fornita la collaborazione, richiesta tramite
Eurostat, in materia di censimento dell'agri
coltura e di indagini agricole in generale. Tale
collaborazione ha riguardato l'approntamen
to, unitamente ai funzionari del predetto Uf
fieio, di una versione provvisoria di tutto il
materiale di base per la realizzazione del Cen
simento stesso. La rilevazione censuaria, pre
vista inizialmente per il mese di ottobre 1991,
e stata successivamente rinviata in attesa di
definizione ed approvazione, da parte del
governo albanese, degli strumenti legislativi e
finanziari.

Per poter dar corso, per l'anno 1994, ai Re
golamenti 357/90, 837/90 e 959/93 (concer
nenti le rilevazioni campionarie sui cereali ed
altri prodotti vegetali) si e proceduto ad uno
studio per individuare la migliore soluzione
operativa che razionalizzasse le indagini cam
pionarie previste. Lo studio ha portato a con
fermare, ancora una volta, come per il 1993,
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l'adozione di un campione polivalente. L'ac
quisizione di dati, mediante intervista dei
conduttori delle aziende agricole, ha avuto
inizio il 21 novembre ed e terminata, come
da programma, entro febbraio 1995. Anche
dette indagini sono state eseguite dalle Regio
ni con Ie stesse modalita delle indagini sulle
strutture.

Pertanto, da parte dell'Istat, si sono defini
ti gli aspetti metodologiei (piano di campio
namento, modalita tecniche ed esecutive,
ecc.), organizzativi (spedizione del materiale
di rilevazione ed istruzione agli Organi di rile
vazione), approntamento e stampa del que
stionario di azienda e del materiale ausiliario,
nonche di tutti gli aspetti informatiei (regi
strazione controllata, piano di elaborazione,
piano di controllo e di correzioni automati
che, classificazione tipologica).

Nel primo semestre 1994 e terminato il
confronto dei dati a livello provineiale delle
statistiche di tipo estimativo delle principali
coltivazioni cerealicole, rispetto agli elementi
rilevati dal Censimento dell'Agricoltura del
1990. Tali analisi si sono rese necessarie per
rendere coerenti le rilevazioni correnti di sta
tistica agraria ai risultati censuari, nonche per
la messa a punto di una metodologia di rico
struzione di serie storiche delle superfiei in
vestite a coltivazioni agricole.

La fase operativa per circa trenta coltiva
zioni ha avuto inizio nel terzo trimestre '94 e
sara completata entro il mese di marzo 1995.

Per l'indagine campionaria sul potenzia
mento di produzione delle coltivazioni frut
to-agrumicole, realizzata nel 1992, e stata
completata la fase di elaborazione dei dati ri
levati. Questa ha interessato, in particolare, i
fabbisogni conoscitivi nazionali, previsti nel
piano di pubblicazione, in quanto quelli co
munitari erano stati gia soddisfatti nel 1993.

Pertanto, nel corso dell'anno e stato pub
blicato il faseicolo nazionale, nel quale sono
analizzati tutti i caratteri rilevati con l'indagine
presso le aziende agricole ed avviati alla stam
pa i fascicoli regionali della Campania e della
provincia autonoma di Bolzano.
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Per quanto concerne le rilevazioni sulla
cooperazione agricola (Organismi associativi
che gestiscono impiariti di trasformazione e
valorizzazione dei prodotti agricoli), sono
state predisposte Ie tavole, per la prima volta
in fotocomposizione, per la pubblicazione
dei risultati di quattro delle cinque indagini re
lative al 1992; le tavole riguardanti il 1993 sono
in fase di avanzata realizzazione.

Per le indagini sui mezzi di produzione e
stata effettuata una notevole revisione
dell'universo concernente Ie rilevazioni sui fi
tofarmaci e sui concimi, utilizzando anche i
risultati del Censimento Industriale 1991.

Per queste indagini, inoltre, e stato possibi
le realizzare uno snellimento delle fasi opera
tive che ha determinato una riduzione di due
mesi nella disponibilita dei dati finali.

Per quanto riguarda il comparto degli alle
vamenti e delle produzioni zootecniche nel
1994 il costante aggiornamento degli archivi
degli stabilimenti lattiero-caseari e di macella
zione ha rappresentato un'attivita prioritaria
in considerazione della particolare delicatez
za del settore, non solo in ambito nazionale
rna anche comunitario.

A tal fine e stata richiesta alle circa 630 USL
una serie di informazioni riguardanti l'esatta
individuazione dei predetti stabilimenti. Gli
archivi esistenti, inoltre, sono stati completa
ti con il codice fiscale per facilitare futuri con
fronti con archivi di altri Enti, in particolare
con quelli dell'Ente per gli interventi sui mer
cati agricoli (E.I.M.A.).

Per quanto concerne le tecnologie di ela
borazione dei dati e da segnalare l'abbando
no dei sistemi di lettura ottica, dovuto alla
scarsa affidabilita dei risultati. Cia ha indotto a
rivedere l'organizzazione delle indagini, par
ticolarmente quelle suI latte e sui prodotti lat
tiero-caseari. Per quest'ultima e stato studiato
un paniere di circa 730 stabilimenti per segui
re l'andamento mensile dei principali pro
dotti lattiero-caseari, prevedendo, invece,
per i restanti 1.800 stabilimenti tutti di mode
sta dimensione, solo una rilevazione annuale.
Cia al fine di disporre con la richiesta tempe-
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stivita dei risultati delle relative rilevazioni
mensili.

Circa la consistenza degli allevamenti e la
produzione di latte in aziende agricole, le in
dagini campionarie, determinate sulla base di
un universo ancora valido, hanno continuato
a fornire con successo risultati sulla produ
zione di latte compatibili con l'indagine sugli
stabilimenti e con le aspettative degli organi
smi che operano nel settore lattiero-caseario.

Al riguardo e da segnalare anche, che me
diante l'adozione di tecniche pili evolute la
nurnerosita campionaria e stata ridotta, ve
nendo COS! incontro alle pressanti richieste
delle Regioni che in passato avevano pili volte
lamentato la pesantezza delle indagini.

Gli impegni internazionali hanno richiesto
la partecipazione attiva dei funzionari del
Servizio ai corsi di formazione "TES" sia in
qualita di docenti che di discenti. Si e contri
buito inoltre, presso l'EUROSTAT, alla stesu
ra della nuova direttiva sulle statistiche dellat
te, il cui testo, peraltro, e ancora in via di de
finizione.

Nel settore delle statisticbeforestali, della
caccia e della pesca si segnala l'attivita pre
paratoria per la ristrutturazione delle tecni
che di alcune rilevazioni anche in relazione
agli orientamenti della legislazione dell'U.E.,
che privilegia l'informazione statistica quale
utile strumento per la politica comunitaria di
controllo e di salvaguardia di ambienti fore
stali e delle risorse biologiche del mare.

Pertanto, sono stati avviati i primi contatti
con il M.I.R.A.A.F. sia per realizzare la revisio
ne straordinaria (prevista a cadenza decenna
le) dell'archivio delle superfici forestali a livel
10 comunale, sia per riorganizzare Ie rileva
zioni della pesca anche sulla base delle dispo
sizioni dei vigenti Regolamenti comunitari.

Per quanto riguarda I'archivio delle azien
de agricole l'attivita svolta nel 1994 e stata ri
volta al perseguimento di due obiettivi:

- l'aggiornamento dello schedario realizza
to utilizzando i risultati delle informazioni
emerse dalle indagini campionarie agricole su
base aziendale svolte negli anni 1993 e 1994;
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- l'assistenza tecnica, in materia di costitu
zione e gestione dello schedario delle azien
de agricole, fornita all'Istituto Statistico della
Grecia (ESYE).

In relazione al primo obiettivo 10 scheda
rio agricolo e stato aggiornato mediante i dati
raccolti con le indagini campionarie intercen
suarie sul bestiame bovino, suino, ovino e ca
prino (circa 54.000 aziende agricole) nonche
con la predetta indagine sulla struttura e sulle
produzioni delle aziende agricole (circa
84.000 aziende agricole). E' da evidenziare
che con quest'ultima indagine sono stati ac
quisiti per la prima volta i numeri di codice fi
scale dei conduttori di azienda, necessari per
collegare 10 schedario con altri archivi del set
tore, soprattutto amministrativi.

In merito al secondo obiettivo, l'assistenza
tecnica prestata all'Istituto statistico greco
puo ritenersi conclusa, essendo stato costitui
to 10 schedario delle aziende agricole greche
ed essendo state individuate le modalita e la
procedura per il suo aggiornamento.

Infine, nel campo delle statistiche meteo
rologiche, e stata realizzata l'edizione specia
le dell'Annuario di Statistiche Meteorologi
che - Anni 1984-1991. Cio ha ovviato alla in
terruzione della serie storica di tali Annuari.

L'attivita di supporto svolta dal Sistema
Informatica per le Statistiche Agricole a con
ferma della efficacia di una pili diffusa attivita
informatica presso le strutture operative, ha
riguardato sia il rifacimento di alcune proce
dure, la revisione e la scrittura di alcuni pro
grammi, sia l'assistenza alla gestione delle
procedure di elaborazione inerenti le diverse
indagini del settore.

Industria

Nel settore degli archivi delle imprese nel
corso del 1994 si e proceduto all'impianto del
"NAI - Nuovo archivio delle imprese" con le
informazioni del vecchio schedario SIRIO,
opportunamente integrate con quelle desun
te dal censimento dell'industria e dei servizi
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del '91. All'impianto e seguita la verifica
dell'attivita economica svolta nonche l'ag
giornamento al '92 del numero degli addetti
avvenuto attraverso l'indagine SK effettuata
nel 1993 che ha riguardato circa 250.000 im
prese con 10 addetti e pili, se del settore
dell'industria, e con 6 e pili, se dei servizi.

Per l'ulteriore aggiornamento dell'archivio
sono state effettuate nel corso del 1994 due
indagini i cui risultati si avranno nel corso del
1995: una diretta a tutte Ie imprese con alme
no 50 addetti a cui e stato richiesto anche un
aggiornamento delle unita locali da esse di
pendenti, l'altra, di tipo campionario, diretta
alle imprese al di sotto dei 50 addetti rna con
almeno 10, se dell'industria, e 6, se dei servizi.

Sono state altresi sperimentate metodolo
gie che, utilizzando le informazioni contenu
te negli archivi amministrativi, consentiranno
l'aggiornamento delle informazioni relative
alle imprese del NAI non coperte dall'indagi
ne campionaria.

Nel corso dell'anno l'apposito gruppo di
lavoro costituito in ambito Istat opportuna
mente integrato con funzionari dei principali
Enti gestori di archivi amministrativi, ha com
pletato i suoi lavori ed ha elaborato un pro
getto per la creazione di un archivio statistico
integrato nazionale (definito con l'acronimo
ASIA) da realizzare entro il 1996.

Per quanto riguarda l'indagine mensile sulla
produzione industriale, sono stati diffusi i da
ti dell'indice della produzione secondo la
nuova base 1990. Le serie degli indici sono
state ricalcolate, a partire dal gennaio 1990,
utilizzando un nuovo campione, un paniere
aggiornato di prodotti elementari e una nuo
va classificazione delle attivita economiche
ATECO 1991: il nuovo indice e stato studiato
per registrare tempestivamente e con preci
sione l'andamento congiunturale dell'attivita
produttiva.

Nel quadro dell'indagine mensile sul fattu
rato, gli ordinativi e la consistenza degli ordi
nativi, e stata effettuata una elaborazione che
ha permesso di calcolare, oltre agli indici del
mercato interno e di quello esterno, anche gli
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indici del mercato della Unione Europea: tali
indicatori arricchiscono il quadro dell'infor
mazione statistica sulla congiuntura.

Nel settore dei conti economici delle im
prese sono stati pubblicati i dati relativi all'an
no 1991. Inoltre sono in via di ultimazione i
programmi per la costruzione e la realizzazio
ne di un Panel di imprese per gli anni dal 1989
al 1992, contenenti le variabili del conto eco
nomico e della situazione patrimoniale riepi
logate per attivita economica, nonche tutti gli
indici di bilancio necessari per la conoscenza
e la comprensione della gestione aziendale. La
prima pubblicazione dovrebbe essere dispo
nibile entro la prima meta del 1995.

Per quanto riguarda 10 spoglio rapido dei
conti delle imprese con oltre 149 addetti, do
po aver verificato l'attendibilita del procedi
mento di stima, sono state approntate delle
tavole riguardanti le principali variabili (fattu
rato, prodotto lordo, spese di personale, ad
detti e investimenti), per la pubblicazione sul
Notiziario Istat (argomenti vari).

A seguito della forte domanda da parte
dell'industria europea ed allo scopo di di
sporre di maggiori e migliori dati suI fenome
no della subfornitura, l'Eurostat ha incaricato
l'lstituto di eseguire una indagine pilota su due
settori nei quali il fenomeno della subfornitu
ra e pili rilevante (settore automobilistico e
del tessile e abbigliamento).

Lo scopo dell'indagine e quello di fornire a
breve/medio termine:

- una valutazione della quota di attivita rela
tiva alle industrie di cui sopra;

- l'importanza che riveste, in taluni Paesi, il
fenomeno della subfornitura nel fatturato
delle imprese.

Nel corso dell'anno sono stati approntati i
modelli di rilevazione, adeguando 10 schema
approvato in sede comunitaria alla struttura
industriale italiana. Inoltre e stata effettuata
l'indagine presso la FIAT per l'identificazione
dei principali subfornitori del settore auto
vetture, mentre per quanto riguarda il settore
tessile e abbigliamento e stato estratto il cam
pione di imprese da interpellare.
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Per quanto concerne l'indagine sulla pro
duzione industriale annuale, sono stati pub
blicati i dati relativi all'anno 1991. Per il 1992 e
stata ultimata la fase di validazione dei dati ed
e stata avviata la compilazione delle tavole per
la pubblicazione degli stessi.

La rilevazione dell'anno 1993 e stata avviata
secondo i nuovi repertori merceologici desun
ti dalla lista dei prodotti allegata al regolamento
comunitario sulla produzione industriale
(PRODCOM). Inoltre si e proceduto al com
pleto rifacimento del piano di registrazione.

Per quanta riguarda le statistiche sulla ricer
ca scientifica e sull'indagine tecnologica, nel
1994, oltre alla prosecuzione dell'indagine ri
ferita al 1993, e stata realizzata un'indagine sui
bisogni degli utilizzatori, per analizzare l'at
tuale utilizzo delle statistiche di campo e per
raccogliere, ai fini della programmazione, in
dicazioni sulle aspettative future.

E stata inoltre portata a termine l'indagine
sull'innovazione tecnologica, condotta sulle
imprese industriali con 20 addetti ed oltre.

E stata avviata l'indagine campionaria sulla
formazione del personale nelle imprese,
condotta su tutti i settori economici, esclusa
l'agricoltura e la Pubblica Amministrazione.

Costruzioni e opere pubbliche

Relativamente alla rilevazione sull'attivita
edilizia e stato pubblicato l'annuario con i dati
definitivi delle concessioni ritirate nel 1992. I
dati presentano miglioramenti quantitativi
(l'indice di collaborazione dei Comuni e arri
vato al 92,2%) e qualitativi (e stata elaborata una
tavola sui mesi di collaborazione dei Cornuni).

Nell'anno e stato pubblicato il Notiziario
contenente i dati provvisori del 1992 con
l'analisi delle principali variabili rilevate e con
la disaggregazione territoriale massima a livel
10 provinciale.

La revisione del modello di rilevazione per
adeguarlo alle nuove esigenze conoscitive sul
settore ha prodotto, in seno al gruppo Istat
ANCE, una versione quasi definitiva.
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Per quanta riguarda la rilevazione trime
strale delle Opere Pubbliche sono stati pub
blicati i dati definitivi del 1992 sull'annuario
del settore, mentre i dati provvisori del 1993
sono stati resi disponibili. Anche per questa
rilevazione i lavori di revisione del modello
sono in via di ultimazione; tra i nuovi quesiti
vi sono quelli sul tipo di affidamento dei lavo
ri, la possibilita di migliore analisi sulle fonti
di finanziamento e sulla durata effettiva dei la
vori.

Commercio con l'estero

I risultati delle due indagini mensili: quella
riguardante il commercio con i Paesi Terzi e
quella sugli scambi di beni con i paesi UE, so
no stati resi disponibili secondo il calendario
programmato. In particolare i comunicati
stampa del commercio con i paesi Terzi so
no stati diffusi, in linea di massima, entro il
mese successivo al periodo di riferimento
dei dati; quelli del commercio con i paesi UE
due mesi dopo il periodo di riferimento ed in
ogni caso, con notevole anticipo rispetto alla
quasi totalita degli altri paesi dell'UE.

I dati relativi alle indagini delle statistiche
sui movimenti delle merci nei depositi doga
nali e sui transiti dell'anno 1993 sono stati rac
colti e revisionati. I risultati delle indagini for
meranno oggetto di una collana ad hoc
dell'lstat che sara pubblicata nell'anno 1995.

I programmi di lavoro del Servizio sono
stati realizzati secondo le modalita ed i tempi
previsti.

Si e provveduto all'aggiornamento di tutte
Ie classificazioni adottate nelle statistiche del
commercio con l'estero (N.C., NACE, Desti
nazione Economica, ecc.). Tali aggiornamenti
si sono resi necessari a causa delle numerose
modificazioni apportate alla Tariffa Doganale
comune per effetto degli accordi WTO.

L'indagine sugli scambi dei beni con i pae
si UE (sistema INTRASTAT) ha registrato un
incremento dell'attivita di gestione delle pro
cedure informatiche, di revisione e di accer-
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tamento dei dati trasmessi dagli Uffici doga
nali. Le operazioni commerciali di acquisti e
cessioni hanno segnato, rispetto all'anno
1993 un incremento rispettivamente pari al
10,5 ed all'll,4 per cento.

Molto intensa e stata anche l'attivita di assi
stenza e consulenza alle imprese obbligate a
fornire le informazioni statistiche e, soprat
tutto, ai soggetti IVA trimestrali ed annuali
che, a causa dell'accidentalita e della bassa fre
quenza delle transazioni effettuate, incontrano
difficolta nella interpretazione degli indicatori
statistici richiesti dal sistema INTRASTAT.

Inoltre, sono stati divulgati i volumi statisti
ci relativi al primo, secondo, terzo e quarto
trimestre 1993 della "Statistica trimestrale del
commercio con l'estero".

Per quanto riguarda i Gruppi di lavoro si se
gnala, tra l'altro, l'attivita svolta dal gruppo bila
terale Istat-Ministero delle Finanze, che ha esa
minato la problematica relativa all'applicazio
ne delle nuove sanzioni applicate dagli organi
fiscali per Ie violazioni di carattere statistico.

In campo internazionale e proseguita l'atti
vita del Comitato della Nomenclatura Tariffa
ria e Statistica che, oltre all'esame delle pro
poste di aggiornamento della nomenclatura,
ha recepito nella N.C. tutte le modificazioni
tariffarie introdotte a seguito degli accordi
WTO. E stato predisposto il testa aggiornato
della N.C. in vigore dal 1.1.1995.

II Comitato del commercio estero e degli
scambi di beni tra gli stati membri CEE (Co
mitato Metodi) ha adottato alcuni Regolamen
ti della Commissione UE diretti a semplificare
le obbligazioni statistiche delle piccole im
prese, tenute a fornire le informazioni previ
ste dal sistema INTRASTAT. Ha inoltre ultima
to la revisione e l'aggiornamento delle norme
contenute nel Regolamento CEE del Consiglio
1736/75 che disciplina la metodologia degli
scambi con i Paesi Terzi. II nuovo progetto di
Regolamento e all'esame del Consiglio UE.

Partecipazione dell'Italia al gruppo di la
voro VOOBURG, istituito per l'esame ed i
confronti bilaterali nell'ambito del sistema
INTRASTAT.
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L'attivita si e concretizzata con l'analisi det
tagliata dei criteri di applicazione delle diret
tive comunitarie da parte di Francia, Genna
nia, Regno Unito ed Olanda e con la predi
sposizione di tavole di comparazione del
flusso bilaterale di scambio dei dati raccolti
da questi paesi.

Per quanta riguarda il campo degli studi,
analisi e ricerche sono state portate avanti di
verse iniziative tra le quali si evidenziano:
- costruzione di indicatori sulle caratteristi

che strutturali delle imprese operanti negli
scambi intra/UE negli anni 1992 e 1993; di
stribuzione delle stesse per classi di valore e
macrobranche di attivita;

- costruzione della nuova base degli indici
mensili del commercio con l'estero che
prende in considerazione oltre alle variabili
tradizionali quali i valori, le quantita ed i valo
ri medi unitari, anche quelle relative ai paesi
ed alle aree geografiche. Nel contempo e
stata predisposta la prima stesura della nuo
va metodologia sui principali criteri per la
costruzione ed il calcolo di tali indici;

- ricostruzione delle statistiche dei transiti e
dei depositi doganali con serie di dati riferi
ti agli anni 1988-1992. Lo studio prende in
considerazione l'estensione dell'indagine ai
transiti per mezzi di trasporto;

- analisi delle cause che determinano le di
scordanze nei dati di flusso bilaterali tra i
paesi dell'UE;

- confronti e cause delle differenze tra i da
ti valutari elaborati dalla Commissione Va
lutaria Statistica (CVS) dell'U.I.C. e quelli
INTRASTAT dell'Istat.

Commercio interno

L'attivita svolta durante il 1994 nell'area del
le statistiche sul commercia interno e stata
caratterizzata dalla regolare diffusione degli
indici mensili delle vendite della piccola, me
dia e grande distribuzione e degli analoghi in
dici mensili relativi all'intero comparto al det
taglio (indice generale dei prodotti alimentari

34

e dei prodotti non alimentari). La rnetodolo
gia di calcolo ed i principali risultati sono sta
ti oggetto di pubblicazione nel corso dell'an
no in apposito Notiziario.

A seguito di una indagine ad hoc sulle im
prese mediograndi della distribuzione com
merciale sono stati calcolati indici congiuntu
rali con analisi per grandi ripartizioni territo
riali.

Turismo

Nel quadro delle nuove iniziative condotte
nell'area delle statistiche del turismo e stata
portata a termine l'indagine annuale carnpiona
ria sugli alberghi e le agenzie di viaggio relativa
al 1992. I risultati dell'indagine, elaborati ed ana
lizzati nel corso del 1994, saranno oggetto di
una speciale pubblicazione "integrata" che rae
cogliera in un unico volume i dati sull'offerta ri
cettiva (struttura, occupazione e attivita pro
duttiva) e i dati sulla domanda, desunti dall'inda
gine sulle vacanze degli italiani nel 1993.

Per quanto concerne la rilevazione mensi
le, la nuova indagine congiunturale, condotta
direttamente dall'Istat presso un campione di
alberghi ed agenzie di viaggio, ha visto ultima
ta la fase della raccolta e registrazione del ma
teriale pervenuto. E in corso I' analisi dei ri
sultati.

In campo comunitario, l'Istat ha portato a
termine l'indagine pilota sugli alberghi e le
agenzie di viaggio (indagine HORECA e AdV),
che gli Stati membri ed alcuni Paesi EFTA
conducono per conto dell'UE. Di tale indagi
ne l'Istat ha assunto l'incarico del coordina
mento generale a livello comunitario, compi
to che ha gia realizzato per la parte riguardan
te la definizione delle linee guida all'indagine.
Nel corso del 1994, inoltre, e stato redatto un
report intermedio sullo stato di avanzamen
to dei lavori e l'elaborazione di un primo qua
dro metodologico dei risultati.

Nell'anno 1995 e prevista la stesura di un
Rapporto finale da presentare al Consiglio
dei Ministri dell'Unione Europea.
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Trasporti e comunicazioni

Nell'ambito delle statistiche sui trasporti,
nel 1994 e stata condotta una indagine pilota
per il trasporto merci su strada con la quale
sono stati testati due nuovi modelli per la rile
vazione dei flussi di merci e per quella dei
movimenti dei veicoli adibiti al trasporto.

In base ai contenuti della prossima direttiva
dell'Unione Europea si e reso necessario inda
gare sul fenomeno con il duplice approccio
indicato , con l'obiettivo di raccogliere le com
plesse informazioni richieste senza dover ri
nunciare all'agilita e alla scorrevolezza che han
no caratterizzato il modello precedente gia te
stato con successo nell'anno 1993.

Con l'indagine pilota 1994 e stato, infine,
sperimentato il ricorso al servizio POSTEL
(spedizione dei questionari) che ha consenti
to la riduzione dei costi complessivi.

Per Ie statistiche suI trasporto aereo nella se
conda parte dell'anno 1994 e stato portato a ter
mine 10 studio del "questionario sull'indagine co
noscitiva delle imprese di trasporto aereo per
l'anno 1993" concordata tra l'Istat ed Eurostat e
che verra effettuata nel gennaio-febbraio1995.

Nel settore degli incidenti stradali e stata
avviata un'ampia ristrutturazione del modo di
acquisizione dei dati statistici dagli organi rile
vatori ed intermedi.

E stato raggiunto un accordo per l'utilizza
zione della banca dati dell'incidentalita del
Ministero degli Interni dal quale si otterranno
su nastro magnetico tutte le informazioni
precedentemente ricevute su supporto car
taceo da parte delle sezioni di Polizia stradale.
Cia ha comportato un lavoro di analisi dei da
ti disponibili ed elaborazione di software
per la loro uulizzazione.

Contemporaneamente e iniziato uno stu
dio per l'acquisizione dei dati per via informa
tica (su dischetto) dai principali Comuni con
la costruzione di un questionario elettronico
con data-entry controllato ed help in linea.

Completata la ristrutturazione saranno no
tevolmente ridotti i tempi di lavorazione, di
pubblicazione ed i costi di registrazione.
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E stato presentato alla Conferenza del Traf
fico e della Circolazione di Stresa il volume
con i dati riferiti al 1993.

SuI piano della ricerca internazionale sono
state svolte riunioni all'estero con il Comitato
Operativo BlCAR (Banca Dati Internazionale
sulla circolazione e traffico).

Nell'area delle Comunicazioni, alla luce
dell'evoluzione normativa e tecnologica del
settore, si e svolta una serie di incontri con i
responsabili degli enti interessati al fine di ri
strutturare completamente l'informazione
prodotta.

Nel settore della rete viaria sono proseguite Ie
riunioni del Gruppo di Lavoro per la costruzio
ne di un sistema informativo delle strade e della
circolazione e si e proceduto all'aggiustamento
del questionario dell'ANAS sulla consistenza
delle strade statali. Infine sono stati avviati studi
sulla possibilita di effettuare indagini per rilevare
l'estensione delle strade comunali extraurbane.

Altri servizi

Nel campo dei servizi alle imprese e alle fa
miglie e in atto la realizzazione di un sistema
informatico che raccolga le informazioni sta
tisticamente rilevabili e gia esistenti.

A tal fine per colmare le carenze informa
tive del settore e stata realizzata un'indagine
pilota sulle caratteristiche strutturali ed eco
nomiche delle imprese del settore dei servizi
audiovisivi. Tale lavoro rientra nel quadro del
programma comunitario in materia di statisti
che sui servizi che, in parte, ha gia prodotto i
relativi manuali metodologici.

Inoltre e stato redatto il capitolo sull'Italia
relativo alla pubblicazione dell'Eurostat sui
servizi alle imprese.

Ricerca e sviluppo

Sono stati pubblicati i risultati relativi all'in
dagine campionaria annuale sulle imprese
con 10-19 addetti per l'anno 1991.
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Nuovo sistema informatico per Ie statistiche dei prezzi
Nell'ottica del decentramento

generale della funzione informa
tica nel 1994 si e varato e av
viato un programma di acquisi
zione di un nuovo sistema infor
matico autonomo, su stazioni di
lavoro in rete locale (LAN), per
le statistiche dei prezzi,

II programma ha avuto le sue
origini nel 1990, con la costitu
zione di un Gruppo di Lavoro in
caricato di predisporre la docu
mentazione necessaria ai fini di
indire una gara di appalto per
l'acquisizione di appareccbiature
informatiche e la loro omogeneiz
zazione hardware e softuiare.

La decisione iniziale era di
procedere ad una pura sostitu
zione degli strumenti informatici
in uso per le statistiche dei
prezzi (due sistemi MDS serie
21), ormai obsoleti, con una LAN
di personal computer ed alia
conseguente migrazione delle
vecchie procedure applicatiue in
procedure nuove ed efficienti a
paritd di funzioni.

Ma a questa prima decisione
si epoi sourapposta quella di
procedere ancbe alla cornpleta
riscrittura dell'intero software

applicatiuo e di ricomporre in un
unico sistema integrato le pro
cedure prima diffuse su diverse
piattaforme (MOBOIJMDS, CO
BOIJMVS, NATURAIJADABAS,
SAS e SPEAKEASY).

L'obiettivo posta al progetto
estato la costruzione di un nuo
vo ed integrato sistema informa
tico delle statistiche dei prezzi
in grado di:

- rendere pill tempestiua e ce
lere l'acquisizione dei dati dalla
periferia,

- controllare, contestualmen
te all'acquisizione, la qualita
del dato,

- effettuare, in modo uniuoco, le
elaborazioni di prezzi ed indici;

- disporre di strurnenti ade
guati per effettuare simulazioni
ed elaborazioni estemporanee;

- consentire un accesso selet
tivo ai dati elementari garanten
done l'integritd e l'omogeneita
nei metodi e tecniche di tratta
mento degli stessi;

- utilizzare al meglio le risorse
disponibili, migliorando lepresta
zioni professionali, indiuiduali e
di gruppo, e riducendo le attiuita
ripetitiue e di basso contenuto;

- adattarsi in maniera rapida
e flessibile alle modificazioni
delle indagini in corso e alia ela
borazione di nuove indagini.

Con tale obiettivo nel1992 si e
indetta una gara pubblica per la
fornitura all'Istat di un sistema
informatica per le statistiche dei
prezzi del tipo "chiaui in mano".
Alia gara sono state ammesse,
percbe in possesso dei requisiti
formali e sostanziali richiesti, 13
delle numerosissime Ditte che
hanno presentato domanda di
partecipazione: ne e risultata
vincitrice la Societd Sistemi Infor
matiui SPA del gruppo IBM.

In base al contratto, stipulato
nelluglio1993, la Societd Siste
mi Informativi ha fornito all'Istat
ne11994:

- le nuove appareccbiature
informatiche e la relativa instal
lazione,

- il software di base;
- il software applicatiuo,
- l'allacciamento della LAN

all'unitd centrale (HOST)
dell'Istat,

- l'attiuitd di formazione del
personale dell'Istat sul sistema
fornito.

I dati in esame non sono stati riportati
all'universo rna si riferiscono alle sole impre
se che, interpellate nel corso del 1992, hanno
fornito risposte significative.

Per la rilevazione riferita all'anno 1992, so
no state completate le fasi di registrazione,
controllo, correzione interattiva dei modelli
pervenuti e l'analisi dei macrodati.

Si e ritenuto, inoltre, di espandere i risulta
ti campionari all'Universo di riferimento in
considerazione dell'opportunita di disporre
dei dati censuari.

Per l'indagine campionaria sulle imprese
da 1 a 9 addetti e stato necessario inviare sol
leciti alle imprese. Alla fine dell'anno 1994 ri-
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sultano pervenuti oltre 70.000 modelli e si ri
tiene di disporre delle informazioni definiti
ve entro il primo trimestre del 1995.

Per l'anno 1993 e 1994 sono state condotte
analisi per includere, in un'unica indagine
campionaria, l'insieme delle imprese da 1 a
19 addetti del settore industriale e dei servizi.
Si ritiene, inoltre, di conferire all'indagine ca
denza annuale,

Per quanto riguarda l'indagine sui bilanci
delle imprese finanziarie, sono state ap
prontate le tavole riferite al 1992 ed e stata
completata la raccolta, la revisione e la re
gistrazione dei dati relativi al 1993. I dati di
cui sopra sono stati inseriti nella Relazione
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L'architettura del sistema
fornito e del tipo client/server:
unita serventi forniscono servi
zi a unitd clienti che elaborano
in locale le informazioni acqui
site tramite rete. Tale architet
tura riduce il carico di lauoro
sui server, lasciandogli solo i
piu gravosi; lascia agli utenti
una autonomia elaboratiua, ga
rantisce la sicurezza delle
informazioni.

L'hardware si basa su 2 ser
ver di rete IBM/RISC 6000, 24
PC 486 in rete ETHERNET, 2 PC
stand-alone completi di stam
pante laser e scanner, 1 stam
pante di sistema e 3 stampanti
locali a getto di incbiostro.

Il software di base e
UNIX/AIX. V sui server e
DOS/WINDOWS sulle stazioni
di lauoro, il "motore" dell'ap
plicazione e il DBMS relazio
nale ORACLE ret. 7.0.16; stru
menti di produitiuitd individua
le so no WORD.6 come word
processor ed EXCEL come fo
glio elettronico,

II software applicatiuo e sta
to realizzato usando it COBOL,
I'SQL nei vari moduli Oracle

(Forms", Reportwriter, Plus,
Menu) e it VISUAL BASIC.

Le sue caratteristiche piu
qualificanti sono date soprattut
to dalla "unicita" dei processi di
elaborazione delle diverse inda
gini sui prezzi, dalla "uriifor
mitd" del j7.usso di lauoro del
data-entry e dalla "parametri
cita" delle valutazioni per i con
trolli di qualitd dei dati.

Naturalmente il nuovo siste
ma ha comportato una serie di
problemi organizzatiui, che so
no stati 0 sono in via di risolu
zione. Si e creata ad esempio
una nuova Unitd Operatiua per
la gestione del sistema, con tra
sferimento di personale dal set
tore Informatica al settore
Prezzi; si eaffrontato it proble
ma della riqualificazione del
personale con corsi di forma
zione, a vari livelli, in parte te
nuti dalla stessa societa forni
trice del sistema; si eauuiata la
migrazione dei dati dal vecchio
sistema MDS ( e altri) al nuovo
sistema e la registrazione ed
elaborazione dei dati in paral
lelo sui vecchio e sui nuovo si
stema, che durerd alcuni mesi;

LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

si e infine manifestata l'esigen
za di riconsiderare la "tempi
stica" dei nuovi processi di
produ.zione.

Ma le possibilitd offerte dal
nuovo sistema, oltre che per
mettere una maggiore efficien
za nellavoro corrente, costitui
scono uno stimolo ali'ap
profondimento della studio e
della ricerca, noncbe valida au
silio per la realizzazione di nu
merose iniziative gia in atto,
quali la revisione delle metodo
logie inerenti gli indici dei prez
zi, di cui si sta occupando un
Gruppo di Lavoro, con la par
tecipazione di esperti anche
esterni all'Istituto, la creazione
di un repertorio di prodotti uni
fica to, che permetta confronti
trasversali tra i prezzi nelle di
verse fasi della loro disiribu
zione, 10 studio della possibilita
ed opportunita di costruire, in
sieme agli indici generali, nume
rosi sottoindici speciali, di set
tore e territoriali, di costruire
un in dice dei prezzi dei beni ac
quistati dalle Pubbliche Ammini
strazioni, ed altre iniziative che
sicuramente seguiranno.

Generale sulla situazione economica del
Paese.

Prezzi

L'abituale cura per 10 svolgimento delle ri
levazioni correnti si e dispiegata con la pun
tuale pubblicazione dei diversi indici alla
produzione, all'ingrosso, al consumo (questi
ultimi i pili veloci indicatori prodotti
dall'Istat) e delle altre tipologie di dati. Ugual
mente si sono svolte nei tempi stabiliti le in
dagini sui prezzi al consumo previste dal
programma comunitario annuale per il cal-
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colo delle parita del potere d'acquisto tra i
paesi dell'UE.

Ma insieme alla cura per la produzione cor
rente, nel 1994 un grande impegno e stato di
retto all'avvio di un programma pluriennale
d'innovazione che concerne l'intero impian
to delle statistiche dei prezzi e riguarda con
temporaneamente i processi di produzione,
le metodologie ed i contenuti.

Nel 1994 infatti e stato consegnato al Servi
zio delle statistiche dei Prezzi un nuovo siste
ma informatico per le statistiche dei prezzi su
LAN di Pc. Nell'ambito di tale fornitura sono
state svolte intense attivita di formazione e ri
qualificazioni di tutto il personale, e stato av-
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viato il trasferimento degli archivi dei dati pre
gressi, e stata svolta una prima fase di lavoro
parallelo (tra vecchio e nuovo sistema) e sono
state svolte le principali operazioni di collau
do e messa a punto. Alla fine dell'anno il nuo
vo sistema risultava ancora limitato in parte da
prestazioni meno veloci di quelle attese e dun
que ancora in via di messa a punto definitiva.

Contemporaneamente con la costituzione
di un apposito Gruppo di Lavoro si e avviata
una profonda revisione dell'intero impianto
metodologico delle statistiche dei prezzi. 11
G.L. ha elaborato una serie di importanti indi
cazioni e proposte in particolare per le stati
stiche dei prezzi al consumo, che concerno
no principalmente l'impostazione di un re
pertorio informatico dei prodotti oggetto di
indagine; le formule e leprocedure di calcolo
degli indici elementari; il miglioramento della
rappresentativita delle rilevazioni; la frequen
za annuale dell'aggiornamento della base, il
miglioramento della qualita dei dati alla fonte,
la razionalizzazione della produzione dei di
versi tipi di indici. Tenendo conto anche del
le indicazioni che maturavano nel suddetto
G.L., si sono avviate le prime operazioni per
il ribasamento di tutti gli indici per il 1995.

Un terzo filone di grande impegno per
l'Istat e derivato dal dettato della legge finan
ziaria del dicembre 93 (legge 537 del 12/93)
che ha imposto agli organi del SISTAN ed in
particolare all'ISPE ed all'Istat, 10 svolgimento
di una rilevazione statistica sui prezzi pagati
dalle Pubbliche Amministrazioni per l'acqui
sto di beni e servizi. Sulla materia, molto im
pegnativa, un'indagine sperimentale e stata
varata nell'aprile 1994 ed e stata seguita
dall'Istat fino a tutto settembre. Successiva
mente la conduzioni delle fasi di raccolta ed
elaborazione dei dati sono state curate
dall'ISPE. Alla fine dell'anno 1994 tuttavia la
nuova legge finanziaria Clegge del 23.12.94
n. 734) ha modificato la precedente ed ha at
tribuito al solo Istat il compito di sviluppare
rilevazioni statistiche sui prezzi di mercato e
sui prezzi corrisposti dalle PP .AA. per l'ac
quisto dei principali prodotti.
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Conseguentemente la rilevazione dei prez
zi per le PP .AA. e stata inserita nel Program
ma Statistico Nazionale ed e stata costituita,
nel Servizio delle Statistiche dei Prezzi, una
unita operativa ad hoc.

Retribuzioni

Per quanto attiene le retribuzioni di fatto,
sono state rese disponibili, nelle forme e nei
tempi previsti, le serie di indicatori concer
nenti i guadagni lordi, le retribuzioni lorde ed
il costa del lavoro rilevati presso le imprese
di grandi dimensioni sia nel settore industria
le sia in quello del terziario.

Con riferimento all'indagine sulle retribu
zioni, oltre alla produzione e alla diffusione
dei dati mensili sulle retribuzioni contrattuali,
sono state costruite nuove serie di indicatori
sul costa del lavoro su base contrattuale, dal
1990 al 1994, per i comparti dei trasporti, del
credito e assicurazioni, deiservizi privati e
dell'Amministrazione pubblica. Le nuove se
rie verranno convalidate entro il primo tri
mestre del 1995.

Nel corso dell'ultimo trimestre e stata ef
fettuata l'indagine sulle retribuzioni degli
operai agricoli a tempo indeterminato, i cui
risultati si renderanno disponibili nel corso
del prossimo anna (1995).

Sempre con riferimento agli impegni co
munitari, e stata realizzata un' indagine pilota
finalizzata a saggiare la disponibilita di tutti i da
ti richiesti in sede Eurostat, per l'effettuazione
della nuova rilevazione sulla struttura delle re
tribuzioni, che verra condotta nel 1996.

Nel corso del 1994 si e provveduto ad effet
tuare le elaborazioni connesse agli adempi
menti istituzionali che riguardano la determina
zione di coefficienti per l'adeguamento delle
pensioni alla dinamica salariale, del trattamento
economico del personale della Magistratura,
dei dirigenti della Pubblica amministrazione e
dei funzionari della Unione Europea.

Con il volume "Lavoro e retribuzioni" della
Collana d'informazione, sono stati diffusi i da-
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ti del 1993 riguardanti i numeri indici delle re
tribuzioni contrattuali, le retribuzioni annue,
le retribuzioni provinciali degli operai agrico
li, i conflitti di lavoro e le ore concesse per la
Cassa integrazione guadagni.

Amministrazione Pubblica

Come completamento dell'attivita del
1993, e stata effettuata, per la prima volta,
l'espansione all'universo dei dati dei bilanci
rilevati delle Amministrazioni Comunali, an
che se la copertura della rilevazione, general
mente, si attestava oltre il 95% dell'universo.

E stato aggiornato il capitolo della "Finanza
locale" della Relazione Generale sulla situazio
ne economica del Paese (anno 1993), per la
parte di competenza.

E proseguita la partecipazione al Progetto
finalizzato "Organizzazione e funzionamento
della Pubblica Amministrazione".

E stato presentato al Dipartimento di
informatica un progetto di modifica delle ta
vole del Bollettino mensile di Statistica sulle
"Finanze Pubbliche".

E stato attivato, per i bilanci consuntivi re
lativi all'anno 1993, un contatto diretto con i
CED delle Amministrazioni regionali per l'ac
quisizione dei dati finanziari su supporto rna
gnetico. 11 risultato e stato soddisfacente, ma
non in modo completo, in quanta ancora di
verse Amministrazioni regionali non dispon
go no di una organizzazione informatica che
possa consentire di soddisfare simili richie
ste. Per queste ultime regioni l'acquisizione
dei dati e continuata con la digitazione degli
stessi, utilizzando comunque nuovi program
mi di verifica interattiva.

Per le regioni che hanno inviato i dati di bi
lancio su nastri magnetici 0 floppy disk sono
stati elaborati specifici programmi di acquisi
zione e verifica.

E stato licenziato, pronto per la fotocom
posizione, il volume della Collana d'Inforrna
zione "Bilanci consuntivi delle regioni e delle
province autonome. Anno 1990".
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E stato approntato identico volume con i
dati relativi al bilancio consuntivo 1991. Tutte
le elaborazioni dei bilanci degli Enti pubblici
economici e di ricerca nonche delle Ammi
nistrazioni territoriali sono state utilizzate per
soddisfare le esigenze informative di base dei
conti nazionali.

E proseguita l'attivita del Gruppo di lavoro
per l'attualizzazione della rilevazione con
giunta Istat - Ministero dell'lnterno sui bilanci
consuntivi delle Amministrazioni comunali.

E stato fornito al Ministero dell'lnterno, Uf
ficio Studi per la Finanza Locale, l'elenco dei
Comuni campione, utile per una prima elabo
razione dei certificati dei bilanci consuntivi
per l'anno 1992. I risultati saranno espansi
all'universo utilizzando il programma di elabo
razione Istat e serviranno per l'aggiornamento
dei relativi dati per la "Relazione generale sulla
situazione economica del Paese (Anno 1994)".

Riguardo ai bilanci delle Universita, degli
Enti di diritto allo studio e degli Ospedali
pubblici si e proceduto ad una attenta revi
sione per adeguare le varie parti agli schemi
della Contabilita Nazionale.

AREA AMBIENTALE

A meta dell'anno e stata portata a termine
un'ampia ristrutturazione dell'area ambienta
Ie, consistente essenzialmente nell'accorpa
mento nel Servizio "Ambiente e Territorio"
di unita facenti capo in precedenza a struttu
re diverse. Pertanto questo Servizio dovra
svolgere tutte le funzioni necessarie al com
pletamento del ciclo di produzione statistica:
dalla costruzione di metodologie per la rile
vazione e l'analisi dei dati, alla rilevazione dei
dati stessi, alla realizzazione di elaborazioni e
di analisi, all'impostazione di quadri contabili
fino alla diffusione dei dati attraverso specifi
ci strumenti. In particolare Ie rilevazioni che
sono state assorbite da questa struttura riguar
dano la meteorologia e tutte quelle previste
dagli accordi programmatici con il Ministero
dell'Ambiente.
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A tutte queste attivita e stata poi aggiunta
quella di realizzare, nel medio periodo, il Si
stema Informativo Geografico dell'lstat.

L'impostazione generale delle azioni per la
realizzazione delle linee strategiche non ha co
munque subito cambiamenti: continuano, in
fatti, ed anzi si sono ulteriormente rafforzati,
gli stretti rapporti di collaborazione con tutti i
maggiori organismi che suI piano nazionale
(come il Ministero dell'Ambiente, l'ENEA e il
CNR) ed internazionale (quali OCSE, Nazioni
Unite e Unione Europea) lavorano sulla infor
mazione ambientale.

In particolare, per quanta riguarda l'attivita
di rilevazione, si e quasi del tutto conclusa la
fase di perfezionamento degli accordi con il
Servizio Meteorologico dell'Aeronautica per
la fornitura dei dati su supporto informatizza
to, mentre si sta procedendo alla conversio
ne della Banca dati meteo utilizzando un am
biente DBMS, in modo che essa possa essere
accessibile non solo, come avviene attual
mente, presso il centro Diffusione rna anche
da parte di tutti gli utenti collegati in rete con
l'lstat. Sempre in questo ambito, e stata avvia
ta a marzo l'indagine sugli impianti di depura
zione delle acque refiue urbane. Questa inizia
tiva, preceduta negli anni 1991-1992 da un'in
dagine preliminare, e stata svolta su commis
sione del Ministero dell'Ambiente, con una
metodologia concordata anche con numero
si altri organismi, quali le Regioni e Ie Autorita
di bacino. La diffusione dei risultati e pro
grammata per gli inizi del 1996.

Nell'ambito del progetto "Elaborazione di
una metodologia statistica standardizzata", e
proseguito illavoro per 10 sviluppo di metodi
per la rilevazione e l'analisi dei dati di qualita
dell' aria e in particolare l'attivita della Commis
sione ad hoc SIS-Istat, alla quale sono stati chia
mati a far parte anche il Ministero dell'Am
biente, l'ENEA, il CNR, i Presidi multizonali e
l'lstituto Superiore di Sanita. I primi risultati di
queste iniziative sono stati presentati ad un
Workshop, organizzato appositamente
dall'lstat ad ottobre, sul tema "11 controllo del
la qualita dell'aria: reti di monitoraggio, stru-
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menti normativi e tecniche statistiche", i cui at
ti saranno stampati nel corso del 1995.

L'attivita svolta nel settore della contabilita
ambientale ha continuato ad essere caratte
rizzata, come negli anni precedenti, da
un'ampia partecipazione e una forte integra
zione con i progetti delle organizzazioni in
ternazionali. In particolare, in seno all'Euro
stat, si sono portati a compimento, nell'am
bito del Gruppo di lavoro "Statistiche
dell'ambiente", gli studi per la pubblicazione
di un manuale relativo al SERIEE (Sistema eu
ropeo per la raccolta dell'informazione eco
nomica sull'ambiente). Detto manuale e stato
quindi edito da Eurostat con il titolo "SERIEE,
1994 version".

In relazione ai lavori per l'implementazio
ne del SERIEE, inoltre, si e realizzato uno stu
dio sull'informazione statistica esistente
presso le imprese e i problemi metodologici
connessi con la raccolta dei dati sulla spesa
ambientale di questo settore.

Nell'ambito della Task jorceper 10 svilup
po della contabilita ambientale come nuovo
strumento per Ie strategie dell'Unione Euro
pea in materia di sviluppo sostenibile, si e la
vorato alla messa a punto di una "agenda" che
coinvolga il settore della contabilita naziona
le. Presso l'ONU-ECE, inoltre, e stato portato
a compimento, nell'ambito della Task force
sulla "contabilita ambientale in termini fisici",
10 studio pilota sui "nutrienti e l'ambiente",
svolgendo l'Italia il ruolo di Paese-guida. In ta
le contesto e stato realizzato uno studio in
collaborazione con l'ENEA. 11 forte inseri
mento nel contesto internazionale ha COS! fa
vorito il proseguimento di un percorso intra
preso con gli studi della Commissione Istat 
Fondazione ENI "E. Mattei" e la transizione
verso una fase pili operativa. Su questa terre
no si collocano anche, oltre agli studi sopra ri
cordati, alcune ricerche realizzate nel campo
dei "conti del patrimonio naturale", in parti
colare un approfondimento per 10 sviluppo
di conti sulle acque interne.

L'apertura verso il mondo accademico ha
trovato conferma nel corso dell'anno, e non
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solo sul piano della diffusione dell'esperienza
maturata su questa materia. A tale riguardo ha
avuto luogo, come gia nel 1993, una presenta
zione all'Universita di Pavia nel corso della
"Seconda riunione scientifica degli economi
sti ambientali italiani". Inoltre si e avviata una
collaborazione con l'Universita di Bari in ma
teria di analisi intersettoriale della circolazio
ne nella tecnosfera e nell'ambiente naturale
di sostanze critiche per l'ambiente. Gli avan
zamenti complessivamente registrati dopo la
pubblicazione del volume "Ambiente e con
tabilita nazionale", avvenuta nel 1993, dovreb
bero manifestarsi, tra l'altro, con la messa a
punta di una pubblicazione ad hoc, prevista
per il 1995.

Quanto alle iniziative per la diffusione delle
informazioni ambientali, si e dato finalmente
avvio alla costruzione di una banca dati am
bientali come primo passo per la realizzazio
ne di un sistema informativo ambientale.
Questo strumento servira ovviamente non
solo agli utenti esterni per accedere pili facil
mente a dati selezionati ora dispersi presso
un grande numero di organismi, rna anche al
la struttura interna per mandare avanti pili ef
ficacemente le proprie attivita.

L'inserimento della struttura Basi territo
riali e analisi spaziali nell'ambito del Servizio
Ambiente e Territorio ha comportato la ge
stione accanto a progetti istituzionalmente di
carattere ambientale, di progetti legati al ter
ritorio, la cui realizzazione e iniziata in occa
sione dell'effettuazione dei censimenti gene
rali del 1991. In detta occasione infatti e stato
costituito un archivio geografico composto
dalle basi territoriali censuarie, quali i confini
amministrativi, le localita abitate e le sezioni
di censimento. L'obiettivo di informatizzare
detto archivio e di renderlo gestibile con i da
ti statistici censuari ad esso collegati e stato
compiutamente realizzato nel corso del 1994
(Progetto CENSUS). Contemporaneamente e
stato sviluppato un progetto che ha come
obiettivo la costruzione di un sistema di geo
codifica per il trattamento dello stradario
informatizzato delle sezioni di censimento
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nel 1994: la registrazione dei dati dello strada
rio e stata effettuata per circa il 70% delle pro
vince, mentre e stata sviluppata quella parte
del sistema di geocodifica che riguarda la nor
malizzazione degli indirizzi.

E iniziata, infine, a pieno ritmo l'attivita del
gruppo di lavoro che si occupa dei sistemi 10
cali del lavoro, consentendo di pervenire ad
una prima pubblicazione nel dicembre 1994.
Nell'ambito di tale gruppo di lavoro, nel cor
so dell'anno, e iniziato 10 studio dei progetti:
"morfologia socio-economica del territorio
italiano" e "sviluppo multiregionale e distretti
industriali" .

AREA METODOLOGICA

E proseguita l'attivita di supporto fornita
alle strutture operative nelle diverse fasi del
processo di produzione dell'informazione
statistica (progettazione e selezione dei cam
pioni, calcolo dei coefficienti di espansione e
degli errori di campionamento, controllo e
correzione dei dati, controllo e tutela della ri
servatezza).

Sono stati predisposti i piani di campiona
mento per le indagini sulle famiglie (panel eu
ropeo, multiscopo annuale e trimestrale) e
per quelle sulle imprese e sulle aziende agri
cole (formazione professionale, salariati fissi
in agricoltura, consistenza del bestiame bovi
no, suino, ovino e caprino, coltivazioni e uti
lizzo dei terreni, etc.). Sono stati calcolati i
coefficienti di espansione per l'indagine Ion
gitudinale sugli sbocchi professionali dei lau
reati e sono state predisposte le note meto
dologiche con la presentazione degli errori
campionari per i diversi cieli dell'indagine
multiscopo 1987-1991.

Sono stati messi a punto i piani di compa
tibilita e di correzione automatica degli errori
per l'indagine annuale sugli aspetti della vita
quotidiana, per l'indagine trimestrale sulle
condizioni di salute e per quella occasionale
sui servizi resi dalla P.A. e il grado di soddisfa
zione dei cittadini.
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Sono stati rilasciati i file standard e i relati
vi manuali d'uso per tutte le indagini sulle fa
miglie (forze di lavoro, consumi e multisco
po) e sono in corso di completamento i lavo
ri per il rilascio dei file standard relativi al
censimento della popolazione 1991. Sono
stati messi a punto alcuni file ad hoc per sod
disfare richieste specifiche dei singoli utenti
ed e stata avviata la progettazione dei file
standard relativi alle rilevazioni correnti in
campo demografico e sanitario.

L'attivita di studio e di ricerca ha riguardato
essenzialmente 10 sviluppo e la sperirnenta
zione di metodologie e software generalizza
to da utilizzare nelle varie fasi del processo di
produzione e diffusione dell'informazione
statistica.

E stata predisposta una metodologia gene
ralizzata e il relativo programma SAS, per il
calcolo dei coefficienti di ponderazione ed e
in fase di studio un software generalizzato
per la stima e la presentazione degli errori
campionari. E proseguita la ricerca sui meto
di per la derivazione di stime a livelli territo
riali sub-regionali e in tale ambito, elaboran
do i dati dell'indagine sulle forze di lavoro, so
no state prodotte le stime provinciali di una
serie di indicatori e i corrispondenti livelli di
attendibilita.

Sono stati avviati gli studi e le sperimenta
zioni sui metodi da utilizzare per il trattamen
to delle non risposte e sulle tecniche per l'in
dividuazione e la correzione dei dati anomali
nelle indagini di tipo economico.

Notevoli progressi sono stati effettuati nel
10 sviluppo di procedure generalizzate per la
correzione dei dati con riferimento alla loro
diversa natura: qualitativi, quantitativi, inter-re
cord. La prima area PUQ considerarsi ormai
matura dal punto di vista dei risultati della ri
cerca e sviluppo: sono disponibili strumenti
software che rendono l'approccio probabi
listico, definito dalla metodologia Fellegi
Holt, generalizzabile ad ogni indagine che ri
levi variabili qualitative. Le applicazioni effet
tuate sull'indagine multiscopo, dopo quelle
relative al Censimento della Popolazione e

42

all'Indagine sulle Forze Lavoro, hanno confer
mato le elevate prestazioni qualitative della
metodologia utilizzata. Attualmente ci si pro
pone di unificare e potenziare il software a
disposizione, inserendo le funzioni pili avan
zate di DAISY in SCIA ed arricchendo que
st'ultimo sistema di nuove funzioni per il trat
tamento deterministico degli errori e per la
valutazione dell'impatto delle procedure di
correzione sulla qualita dei dati. In tal modo
SCIA diverra 10 standard unico per il tratta
mento completo delle variabili qualitative.

Per quanto riguarda Ie variabili quantitative,
dopo l'applicazione sperimentale di GElS (il
prodotto canadese per il microediting proba
bilistico) sull'indagine Occupazione, orari e re
tribuzioni nell'Industria, e stata sviluppata
un'applicazione relativa all'indagine Sistema
Conti delle Imprese, improntata all'approccio
"macroediting" ideato da Statistics Sweden.
Anche questa sperimentazione, svolta
nell'ambito dei lavori del "Gruppo sul tratta
mento delle mancate risposte totali e parziali
nelle indagini economiche", ha dato risultati
soddisfacenti. E in corso di studio un nuovo
approccio, quello cui fa riferimento il softwa
re SPEER, sviluppato dal Bureau of the Census,
consistente nel definire gli edit come rapporti
tra le variabili maggiormente correlate i cui va
lori devono rientrare in intervalli predefiniti.

Per il controllo e la correzione degli errori
inter-record si e cercato, in collaborazione
con il Dipartimento di Informatica della Uni
versita di Roma, di definire una metodologia
affine a quella Fellegi-Holt e parallelamente e
stata svolta una sperimentazione sui dati
dell'indagine sulle forze di lavoro (controllo
delle relazioni intra-familiari degli individui).
Attualmente e in corso di studio un nuovo ap
proccio proposto da Statistics Canada (NIM,
New Imputation Methodology) applicato
con successo ai loro dati censuari; l'obiettivo
e quello di disporre di un softwareapplicabi
le ai dati del prossimo Censimento della Po
polazione in grado di risolvere i problemi ri
scontrati nel trattamento delle relazioni farni
liari del Censimento 1991.
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Nell'area dei controlli di qualita si e proce
duto ad una revisione del disciplinare per la
registrazione dei dati e per il controllo della
qualita della registrazione. La revisione ha ri
guardato sia gli aspetti organizzativi che quelli
metodologici. In particolare e stata definita la
nuova metodologia da utilizzare per la deter
minazione e la selezione del campione da
sottoporre a controllo, per la stima della per
centuale di battute errate e della soglia in base
alla quale accettare 0 rifiutare il blocco sotto
posto a controllo. Attualmente si sta collabo
rando con il Dipartimento di informatica per
10 sviluppo di una procedura informatica ge
neralizzata che incorpori la metodologia rela
tiva al controllo di qualita della registrazione
in service.

E stata avviata la progettazione di un Siste
ma informativo di documentazione delle in
dagini a supporto del controllo di qualita
dell'informazione statistica. Tale sistema, una
volta implementato, consentira: di conosce
re la situazione attuale sui controlli espletati e
le relative modalita di esecuzione; di avviare
una standardizzazione delle procedure di
controllo; di ca1colare indicatori sintetici per
la costruzione del profilo di qualita delle inda
gini e di monitorarle nel tempo.

E stata condotta una ricognizione sui con
trolli di qualita effettuati per le indagini sulle
famiglie e sono stati individuati gli indicatori
sintetici di qualita da calcolare, in corrispon
denza di ciascuna fase del processo di produ-
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zione. E stata, inoltre, avviata una ricognizio
ne sulle indagini amministrative ed un'analisi
dei problemi specifici dell'indagine sulla
"Struttura ed attivita degli Istituti di ricovero e
cura", scelta come rappresentativa di questa
particolare settore di indagini.

E proseguita l'analisi dei risultati delle inda
gini campionarie effettuate per i controlli di
qualita dei Censimenti. Risultati particolar
mente interessanti sono stati ottenuti appli
cando un modello a classi latenti ai dati dell'in
dagine per il controllo del grado di copertura
del Censimento della Popolazione.

Al fine di sviluppare una metodologia e il
relativo software generalizzato per la valuta
zione ed il contenimento del rischio di viola
zione della riservatezza nella diffusione della
informazione, sia sottoforma di microdati
che di tabelle, sono stati presi contatti con gli
Istituti Nazionali di Statistica Olandese e Ingle
se per avviare un progetto comune. Questi
primi contatti si sono concretizzati nella co
stituzione di un consorzio di fatto che ha av
viato un progetto di ricerca che dovrebbe
completarsi nell'arco di un triennio.

Nell'ambito delle attivita connesse con
l'analisi e la standardizzazione delle classifica
zioni si e proceduto a formulare delle propo
ste in merito all'aggiornamento delle classifi
cazioni ATECO e CPATECO.

E stato, inoltre, avviato 10 studio di un siste
ma informativo integrato per la gestione del
le classificazioni economiche.
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Tavola 3 - Lavori svolti negli anni 1993 e 1994 per tipologia di lavoro e area d'interesse.

AREA D1 INTERESSE
STUD! PROGETTlJALI RILEVAZIOKI ELABORAZIONI ALTIU LAVORI TOTALE

]993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994

Censimenti 11 16 1 3 3 2 15 21

Demografica 8 8 10 10 5 4 23 22

Sociale 17 22 75 76 16 14 7 6 115 118

Sanita 2 9 9 3 3 1 1 13 15
Assistenza e previdenza 6 6 1 1 7 7
Giustizia 2 2 31 31 33 33
Istruzione 3 6 11 11 2 2 3 3 19 22
Cultura 2 5 5 2 2 7 9
Lavoro 3 1 7 7 3 3 1 1 14 12
Famiglie e aspetti sociali vari 9 9 6 7 5 3 2 1 22 20

Economica 48 56 118 117 90 81 9 10 265 264

Conti econornici e finanziari 22 34 49 37 1 1 72 72
Agricoltura, foreste e pesca 6 52 48 4 8 1 2 57 64
Industrie 9 6 11 13 4 4 24 23
Costruzioni e

opere pubbliche 2 2 2 2 5 3 9 7
Commercio interno 2 10 10 1 1 13 11
Commercio con l'estero 6 4 7 6 14 15 27 25
Turismo 6 6 6 6
Trasporti e comunicazioni 4 5 5 6 6 15 11
Credito, assicurazione,

mercato monetario
e finanziario 1 1

Servizi alle imprese
e alle famiglie 1 1 1 2 1

Ricerca e sviluppo 2 2 2 2
Prezzi 2 4 7 7 7 7 1 17 18
Retnbuzioni 2 4 5 4 1 7 9
Arnministrazione pubblica 13 13 1 1 14 14

Ambientale 3 6 6 5 3 12 11

Metodologica 16 17 16 17

TOTALE 103 125 209 208 112 102 22 18 446 453
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Tavola 6 - Rilevazioni per per'Iodicita e area di interesse. Anno 1994

PERIODICITA

AREA DI INTERESSE
Mensile Trimestrale Semestrale Altra

inferiore anna
Annuale Supcrtorc

anno
Occasionale Totale

Demografica 6 3 1 10

Sociale 23 7 3 35 1 7 76
Economica 32 8 5 1 63 5 3 117
Ambientale 1 2 1 1 5

TOTALE 61 16 8 1 103 7 12 208
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Tavola 7 - Record prodotti per area di interesse. Anni 1993 e 1994 (a)

NUMERO RECORD (migliaia)

AREA DI INTERESSE

Demografica

Sociale
Sanita
Assistenza e previdenza

Giustizia

Istruzione

Cultura

Lavoro

Famiglie e aspetti sociali vari

Economica
Agricoltura, foreste e pesca

1ndustrie
Costruzioni e opere pubbliche

Commercia interna

Commercia can l'estero

Turismo

Trasporti e comunicazioni

Ricerca e sviluppo

Prezzi

Retribuzioni

Amministrazione pubblica

Ambientale

TOTALE

1993

1.914

11.603
1.654

3.966
1.778

307
60

1.331
2.507

24.509
1.002

2.737
570
155

13.901
268

1.447

35
3.691

61
642

26

38.052

1994

3.980

11.665
1.136
3.910
2.166

151
74

1.012

3.216

30.423
1.318
4.625

493
154

17.951
266

1.553
84

3.855
80
44

10

46.078

(a) I record sono standardizzati, cioe sono riportati, per quelli che eccedono Ie 150 posizioni, a questo standard.
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L'INFORMATIZZAZIONE DELLE BASI TERRITORIALI
DEI CENSIMENTI 1991

1. Le basi territoriali dei censimenti

La esecuzione del censimento richiede una
preliminare suddivisione del territorio, al fine
di garantire una copertura dell'indagine che
sia completa e senza duplicazioni.

Tale suddivisione si realizza con la determi
nazione del piano topografico dei Comuni,
che consiste sostanzialmente: 1) nella identi
ficazione dei confini amministrativi dei Co
muni; 2) nella delimitazione delle localita abi
tate; 3) nella suddivisione del territorio dei
singoli Comuni in sezioni di censimento.

Gli obiettivi presenti in tale operazione so
no di diversa natura. E ovvia l'importanza di
riferire i dati censuari al territorio dei Comu
ni, che costituiscono la cellula elementare dal
punto di vista amministrativo. Ha un grande
interesse d'altra parte la individuazione di en
tita subcomunali, alle quali far riferimento per
l'analisi della distribuzione spaziale della po
polazione, e per dare una forma agli insedia
menti urbani.

II poter disporre, infine, di un insieme di mi
croaree consente, da un lato, di meglio orga
nizzare la distribuzione ed il ritiro dei questio
nari; dall'altro, e ciodiventa vero a partire dal
censimento del 1981, consente di riferire i ri
sultati della rilevazione censuaria ad un sistema
di aree di grande utilita per le esigenze cogniti
ve proprie della pianificazione urbanistica.

Nella fase di identificazione dei confini co
munali, che si realizza attraverso un recipro
co riconoscimento dei Sindaci dei Comuni
contigui, vengono anche individuate le cosid
dette isole amministrative, definite come
quelle parti di territorio di un dato Comune
circondate interamente dal territorio di altro
o di altri Comuni.
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In questa fase sorge anche il problema del
le zone in contestazione, allorquando su un
determinato tratto di confine 0 per una certa
zona di territorio si verifica una discordanza
di opinione fra i rappresentanti di Comuni
contigui, 0 interessati alla rivendicazione di
quella area. I Comuni al censimento del 1991
risultano essere 8.100, le isole amministrative
e le zone in contestazione sono invece ri
spettivamente 454 e 381.

Un altro elemento rilevante nella definizio
ne delle basi territoriali e la individuazione dei
centri e dei nuclei abitati e delle case sparse,
ottenute generalmente come area residuale. Si
ricorda che con la delimitazione dei centri e
dei nuclei si cerca sostanzialmente di indivi
duare le zone edificate del territorio comuna
le. La differenza fra centro e nucleo abitato si
basa essenzialmente sulla presenza 0 meno di
servizi rilevanti destinati alla popolazione. Si
sottolinea che oltre il 90 per cento della po
polazione risulta residente nei centri abitati.

Per il censimento del 1991 nella operazio
ne di identificazione e di denominazione dei
centri e dei nuclei si e utilizzata una procedu
ra nuova, che prevedeva l'invio da parte
dell'Istat di carte alla scala 1:25.000 con una
proposta di suddivisione del territorio comu
nale in centri e nuclei.

Queste delimitazioni preliminari erano sta
te individuate da esperti sulla base della fo
tointerpretazione delle immagini acquisite
nel periodo 1988-91 dal sensore pancromati
co del satellite SPOT-I, accreditato di una ri
soluzione al suolo di lOmxl0m.

I limiti dei centri e dei nuclei individuati dai
fotointerpreti sono stati sottoposti alla verifi
ca dei tecnici dei Comuni, che hanno disegna
to sulle carte al 25.000 loro inviate dall'Istat il

49



L'ATTIVITA E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

disegno definitivo delle localita abitate. La
qualita del prodotto si e senz'altro avvantag
giata dal fatto che essi hanno comunque potu
to lavorare su una base di riferimento omoge
nea e comune.

E interessante sottolineare che, rispetto
al 1981, mentre si assiste ad una sostanziale
stabilita del numero dei centri e della po
polazione che vi risiede, si e potuto riscon
trare una crescita significativa del numero
dei nuclei che non si puo attribuire al solo
declassamento di alcuni centri a nuclei. Si
puo ritenere, invece, che l'uso delle imma
gini satellitari abbia consentito una migliore
definizione dei nuclei abitati al censimento
del 1991.

La organizzazione dell'attuale censimento
ha costituito indubbiamente una novita ed un
salta di qualita rispetto ai censimenti prece
denti. Si e innanzitutto verificato un maggiore
dettaglio e precisione nella collocazione ter
ritoriale dei fenomeni.

Per quanta riguarda i criteri della delimita
zione essi si possono raggruppare nei due
gruppi seguenti: 1) criteri di natura urbanisti
ca e territoriale; 2) criteri di coerenza per in
clusione delle diverse suddivisioni.

In base al primo criterio si chiedeva ai Co
muni di individuare i limiti di sezione di censi
mento sulla base di entita lineari facilmente in
dividuabili sul territorio: aree di circolazione,
linee ferroviarie, linee di displuvio, corsi d'ac
qua ecc.. Questa criterio ha acquisito una note
vole rilevanza per i Comuni can oltre 30.000
abitanti, ai quali l'Istat ha chiesto di rispettare
come criterio di definizione della sezione nei
centri urbani quello basato sull'isolato.

II secondo tipo di criteri si poneva l'obiet
tivo di pervenire ad una coerenza fra la defi
nizione delle sezioni e quella di altre suddivi
sioni subcomunali rilevanti. Fra queste una
particolare attenzione e stata sollecitata per le
localita abitate .
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2. La informatizzazione delle basi
territoriali

Fra le novita rilevanti del censimento del
1991, di cui discuteremo qui di seguito, va se
gnalato il progetto di informatizzazione delle
basi territoriali limiti di Comuni, di localita
abitata e delle sezioni di censimento.

La finalita del progetto e essenzialmente
duplice: da una parte la base territoriale
informatizzata potra consentire la gestione
automatica delle basi territoriali dei prossi
mi censimenti, con la possibilita di una
maggiore rapidita e precisione nella esecu
zione delle operazioni connesse all'aggior
namento delle basi stesse; dall'altra essa
fomisce la informazione geografica da inte
grare can i dati statistici per la produzione
di cartografia tematica. La base territoriale
informatizzata e sostanzialmente costituita
da tre principali coperture, ovvero rappre
sentazioni geometriche in forma numerica:
1) dei limiti amministrativi comunali, can le
isole amministrative e le zone in contesta
zione, 2) delle localita abitate distinte in
centri, nuclei e case sparse, 3) delle sezioni
di censimento.

Esse sono gerarchicamente comprese la
successiva nella precedente, in particolare
i Comuni si scompongono in centri, nuclei
e case sparse, e le localita si suddividono in
sezioni di censimento, che costituiscono la
unita areale elementare delle basi territo
riali.

II maggior lavoro di acquisizione e stato
quello relativo ai limiti delle sezioni di censi
mento. Per avviare tale processo e stato inol
tre necessaria un notevole impegno per la
preparazione del materiale cartografico.

Si e inoltre proceduto, per quanta le carte
10 rendevano possibile, alla attribuzione ai li
miti di sezione di alcune classi principali (ad
esempio strade, ferrovie, corsi d'acqua).
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E stata sottoposta ad un accurato controllo
da parte dell'Istat sia la fase di digitazione dei
limiti di sezione che quella di georeferenzia
zione e mosaicatura delle carte.

II risultato pili rilevante e certamente colle
gato alla acquisizione delle sezioni di censi
mento.

Alla pagina 53, a titolo di esempio, riportia
mo il grafico che rappresenta le sezioni di
censimento del Comune di Napoli. E interes
sante osservare l'estremo dettaglio della sud
divisione in corrispondenza del centro stori
co e della parte pili fittamente urbanizzata del
Comune.

Va innanzitutto rilevato che il numero
delle sezioni di censimenta e pili che rad
doppiato rispetto al censimento del 1981;
gli incrementi percentuali maggiori si sono
verificati nei Comuni il cui numero di abi
tanti e compreso fra 30.000 e 100.000. In
crementi percentuali significativi si sono ve
rificati anche nei Comuni con una popola
zione che varia da 100.000 a 500.000 abitanti.

II numero medio di sezioni per Comune
pili elevato e relativo ai Comuni con oltre
500.000 abitanti, con circa 5.400 sezioni; essi,
ad un tempo, presentano in media il numero
pili elevato di abitanti per sezione, pari a 234.

A dimostrazione della riuscita dell'impegno
concentratosi in fase di operazione censuaria
sui Comuni con oltre 30.000 abitanti, e interes
sante osservare che il numero medio di abi
tanti per sezione e significativamente pili bas
so nei Comuni con una popolazione compre
sa fra i 100.000 ed i 500.000 abitanti, pari a circa
140, che non nei Comuni la cui popolazione ri
sulta compresa fra i 3.000 ed i 30.000 abitanti.

E interessante osservare che la ampiezza
media in termini di superfice delle sezioni de
cresce sistematicamente in funzione della am
piezza demografica: essa varia dai 240 ettari,
nei Comuni fino a 3.000 abitanti, a circa 7 ettari
per i Comuni con oltre 500.000 abitanti. Va co
munque tenuto presente che nessuna indica
zione e stata fomita ai Comuni in merito alla
ampiezza delle sezioni in termini di superficie.

Tavola 1 - Numero delle sezioni di censimento e sua variazione percentuale 1981-91 per ampiez
za demografica dei Comuni

Classi di ampiezza demografica Sezioni Var.% Numero
1991 '81-'91 Comuni

Fino a 3.000 48.800 50,5 4.680

Da 3.001 a 10.000 59.931 66,8 2.381

Da 10.001 a 20.000 28.740 69,4 585

Da 20.001 a 30.000 18.437 121,5 168

Da 30.001 a 50.000 39.891 311,7 150

Da 50.001 a 100.000 43.852 257,4 90

Da 100.001 a 500.000 51.571 169,3 40

Oltre 500.000 32.294 80,7 6

Totale Italla 323.516 111,9 8.100
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Tavola 2 - Numero medio di sezioni per Comune, di abitanti per sezione e superficie media del
le sezioni, per c1asse di ampiezza demografica dei Comuni

Classi di ampiezza demografica Sezioni Abitanti Superficie
per Comune per sezione media (ha)

delle sczioni

Fino a 3.000 10,4 124,4 240,0
Da 3.001 a 10.000 25,2 212,9 167,4
Da 10.001 a 20.000 49,1 276,1 118,4
Da 20.001 a 30.000 109,7 216,6 70,9
Da 30.001 a 50.000 265,9 138,8 33,3
Da 50.001 a 100.000 487,2 136,5 30,2
Da 100.001 a 500.000 1.289,3 134,7 15,3
Oltre 500.000 5.382,3 233,8 7,2

Totale Italla 39,9 175,5 93,1
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UN'APPLICAZIONE IN ISTAT DEL SISTEMA COMPUTERIZZATO
DI ACQUISIZIONE DEI DATI (C.;A.T.-I.):-- --- _

SPERIMENTAZIONE SULL'INDAGINE FORZE DI LAVORO

1. Premessa

Nel settore Indagini sulle famiglie, per rea
lizzare l'obiettivo di migliorare l'efficacia, la

.qualita e la tempestivita delle informazioni
statistiche da produrre, si e ritenuto di fonda
mentale importanza porre attenzione alla fa
se della rilevazione sul campo.

Nell'ambito del processo di ristrutturazio
ne dell'indagine sulle Forze di lavoro e
nell'ottica di cogliere tale obiettivo, si e pro
posta di realizzare un progetto sperimentale
che prevedeva di utilizzare metodologie dif
ferenti per l'esecuzione delle interviste sul
campo, avvalendosi di strumenti e di tecni
che innovative.

In particolare si e deciso di effettuare al
cune interviste ad una parte delle famiglie
campione dell'indagine sulle Forze di lavoro
di ottobre, per telefono, tramite sistema
computerizzato di acquisizione dei dati
CC.A.T.I.).

2. La rilevazione oggi

Si ricorda, in breve, che il disegno campio
nario dell'indagine sulle Forze di lavoro pre
vede uno schema di rotazione delle interviste
in base al quale le famiglie campione vengono
intervistate 4 volte nel corso di 16 mesi; il 50%
delle famiglie viene intervistato per due rile
vazioni consecutive e in ciascuna rilevazione
trimestrale sono presenti, in ragione del 25%,
famiglie intervistate per la t-, per la 2", per la
3a e per la 4a volta.

Attualmente le interviste vengono effettua
te da rilevatori, scelti dai Comuni e opportu-
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namente addestrati, presso le abitazioni delle
famiglie mediante questionari cartacei.

I questionari compilati dai rilevatori vengo
no inviati per posta 0 tramite corriere dai Co
muni all'lstituto.

I dati riportati sui questionari vengono re
gistrati su supporto informatico per essere
successivamente inseriti nell'elaboratore
centrale, controllati ed analizzati.

Due sono i punti critici del processo:
1) i tempi lunghi necessari per l'invio del

materiale cartaceo all'lstat per la registra
zione;

2) la scarsa qualita dei dati di base dovuta sia
ad errori e disattenzioni dei rilevatori, sia ad
errori della registrazione stessa.

3. II Progetto: I contenuti e Ie fasi

3.1 I contenuti

II progetto e scaturito dall'esigenza di in
tervenire proprio su tali punti critici e si e ar
ticolato come di seguito esposto:
- interviste dirette alle famiglie della 1a rota

zione, secondo la tecnica tradizionale;
- interviste telefoniche ad una parte delle fa

miglie della 2a
, 3", e 4a rotazione.

La rilevazione telefonica, computerizzata e
centralizzata, e stata affidata ad una ditta
esperta che ha fatto svolgere Ie interviste dai
suoi rilevatori nella stesso periodo nel quale
venivano effettuate le interviste dirette.

II software di gestione delle interviste te
lefoniche, messo a punto dalla ditta, ha garan
tito l'acquisizione controllata dei dati secondo
schemi e regole dettate dall'lstat ed e stato te-
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- Fase 4 - rilevazione telefonica computeriza
ta dei dati;
- Fase 5 - trasmissione dei dati rilevati all'Istat.

4. Organizzazione della rilevazione

:E state deciso di intervistare per telefono
800 famiglie del Comune di Roma e 155 fami
glie dei Comuni campione della provincia di
Viterbo:

La preparazione dell'esperimento ha ri
chiesto tempi pili lunghi del previsto a causa,
soprattutto, della difficolta di adattare l'orga
nizzazione che i Comuni si danno per la rile
vazione alla organizzazione richiesta dal nuo
vo particolare tipo di rilevazione.

Questo aspetto ha costituito uno dei pro
blemi pili gravi da affrontare e non ha trovato
supporto nella disponibilita soggettiva degli
attori coinvolti nella rilevazione tradizionale.

Infatti, i responsabili dei Comuni di Viter
bo e provincia, in alcuni casi gli stessi rileva
tori, hanno superato un primo atteggiamento
di allarme rispetto alla novita che veniva loro
proposta, ottenendo dall'Istat una riduzione
del numero di famiglie da "sottrarre" alla rile
vazione tradizionale.

Pili difficile l'impatto con i responsabili del
Comune di Roma, seriamente preoccupati sia
di dover vincere Ie resistenze, inevitabili, dei
40 rilevatori che, con la riduzione del numero
delle interviste, si vedevano ridotto anche il
compenso, sia di evitare ripercussioni sulle
altre rilevazioni in corso (Consumi, Multisco
po, Servizi resi dalle PP.AA.).

state su alcune interviste a famiglie, opportu
namente selezionate, diverse dalle famiglie
campionate per l'indagine.

L'Istat ha fornito alla ditta l'elenco delle fa
miglie da intervistare e i loro numeri di te
lefono.

I dati raccolti, opportunarnente trattati, in
modo che risultassero perfettamente com
patibili con gli altri presenti presso l'elabora
tore centrale dell'Istituto, sono stati poi tra
smessi al Servizio competente.

Al termine della fase operativa e seguita
una analisi attenta dei dati rilevati con la nuova
tecnica per valutare i risultati ottenuti anche
allo scopo di mettere a punto metodologie e
norme che costituivano la base per allargare,
eventualmente, ad altri Comuni l'utilizzo della
tecnica stessa per poi valutare se estenderla a
tutti i Comuni.

La sperimentazione ha permesso, rispetto
alIa nuova tecnica, di valutare:
- l'efficacia ai fini di una migliore accuratezza e
qualita dei dati;
- l'efficienza ai fini della riduzione dei tempi
di disponibilita dei dati;
- l'impatto sulle famiglie;
- l'impatto sui Comuni;
- l'impatto sull'organizzazione dell'Istituto.

3.2 Le fasi

- Fase 1 - definizione del progetto e pianifica
zione: analisi delle attivita previste con defini
zione di tempi e modalita;
- Fase 2 - analisi del progetto di rilevazione:
messa a punto delle procedure di rilevazione
e dei controlli da inserire nel software di ac
quisizione dei dati;
- Fase 3 - sviluppo e controllo del software
applicativo per l'acquisizione dei dati attra
verso l'effettuazione di 20 interviste telefoni
che;

Tavola 1 - Interviste telefoniche
10 Comuni

Totale
Roma
Viterbo
8 Comuni della provincia di Viterbo

Famiglie

955
800

35
120
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4.1 Prima della rilevazione

I passi fondamentali del percorso organiz
zativo sono stati i seguenti:

1. invio di una lettera ufficiale ai sindaci dei
Comuni per chiarire le motivazioni e i conte
nuti dell'esperimento;

2. invio di una lettera alle famiglie campio
ne, a firma del Sindaco, per avvertire che in
questa occasione sarebbero state intervistate
per telefono;

3. acquisizione anticipata, presso i Comuni,
degli elenchi delle farniglie gia intervistate a lu
glio (gli elenchi delle famiglie intervistate a
gennaio '94, erano gia disponibili presso il re
parto);

4. acquisizione presso i Comuni degli elen
chi delle famiglie da utilizzare per le eventuali
sostituzioni;

5. invio degli elenchi delle famiglie selezio
nate ai Comuni affinche non procedessero al
Ia intervista diretta;

6. selezione delle famiglie da intervistare
per telefono, nella stessa proporzione per
ciascuna sezione e per ciascun rilevatore;

7. informatizzazione dei nominativi e degli
indirizzi delle famiglie campione, attraverso
una maschera di inserimento creata ad hoc;

8. accoppiamento del file degli indirizzi
delle famiglie con i file delle precedenti rile
vazioni di luglio e gennaio per estrarre i nu
meri di telefono che potevano essere pre
senti sui questionari, anche se le famiglie non
sono obbligate a fornirli; i telefoni delle fami
glie erano riportati soltanto sul 48% dei que
stionari e, pertanto, e stato necessario ricer
care i numeri di telefono delle famiglie;

9. ricerca dei telefoni, (piuttosto laboriosa
poiche spesso l'intestatario del Foglio di fami
glia non corrisponde all'intestatario dell'ab
bonamento telefonico), realizzata attraverso
il '12' e gli elenchi Sip, in parte dal Servizio
FAM, in parte dai Comuni e in parte dalla dit
ta esterna che ha svolto le telefonate;

10. analisi del questionario e del flusso delle
informazioni; •

11. controllo da parte di Istat del software
di gestione delle interviste telefoniche;

12. invio alla ditta dei 955 nominativi con
indirizzo e telefoni delle famiglie campione;

Tavola 2 - Percorso organizzativo dell'esperimento
r------------,

liste anagrafichedelle fa- liste delle famiglie su sup- liste delle famiglie con rilevazione
miglie su supporto carta- ¢ porto informatico ¢ numeri di telefono su ¢
ceo supporto informatico

721
¢ interviste

103
¢ interviste

202
¢ telefoni

375
nominativi
sostitutivi

Tavola 3 - Ricerca dei telefoni
r:-::-~-------,

1.378 955
nominativi ¢ telefoni
base

A fine rilevazione e risultato:

824 INTERVISTE EFFETTUATE 131 INTERVISTE MANCATE
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13. invio alla ditta dei 420 nominativi con
indirizzi e telefoni delle famiglie per eventua
li sostituzioni.

II percorso organizzativo dell'esperimen
to e illustrato nella Tavola 2 e i dati della ricer
ca dei telefoni sono riportati nella Tavola 3.

Per rispettare la numerosita campionaria e
stato necessario intervistare 131 famiglie fuo
ri lista che la ditta esterna ha scelto a caso di
rettamente dagli elenchi telefonici.

La ditta ha impegnato 20 rilevatori; ad essi e
stato distribuito il libretto delle istruzioni pre
disposto in Istat dal Servizio competente, che
ha prestato assistenza tecnica anche durante la
riunione per la formazione dei rilevatori.

In quella occasione sono stati sottolineati
alcuni dei concetti pili importanti:
- famiglia di riferimento;
- casi di coabitazione di pili famiglie, anche

con stesso cognome;
- persone in mobilita;
- collocamento;
- distinzione tra apprendista e persona con

contratto di formazione lavoro;
- soci di cooperativa;
- attivita economica da individuare con riferi-

mento ai beni che l'azienda produce;
- professione;
- criteri di sostituzione delle famiglie.

Le informazioni sull'attivita economica e
sulla professione sono state registrate in
chiaro, sia per la difficolta di attivare tramite
telefono tutte le codifiche (rispettivamente
60 e pili di 200) sia per condurre uno studio
approfondito su tali quesiti che permettes
se di valutare errori e difficolta di interpre
tazione.

Alla ditta non sono state fornite informa
zioni sulle precedenti interviste per condur
re l'esperimento con le stesse modalita della
rilevazione corrente ed e stato chiesto di tra
scurare alcuni dati strutturali che potevano
essere "donati" alle famiglie attraverso le pre-
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cedenti interviste, in particolare:
- giorno di nascita;
- tipo di laurea 0 diploma;
- motivo e luogo dell'eventuale assenza;
- cittadinanza;
- paese di nascita;
- anni di residenza in Italia.

Per contro, e stato deciso di inserire
nell'intervista telefonica alcuni quesiti che
avrebbero permesso di avere ulteriori infor
mazioni sull'indagine:
-la preferenza delle famiglie per interviste di

rette 0 telefoniche;
- se era stata 0 meno ricevuta la lettera di

preavviso della rilevazione;
- se la precedente intervista aveva avuto luogo

e con quali modalita;
- la disponibilita della famiglia;
- il tempo medio dell'intervista.

4.2 In corso di rilevazione

La rilevazione telefonica e stata posticipata
di 10 giorni sia per i tempi necessari alla ri
cerca dei numeri di telefono sia per meglio
verificare il software di acquisizione dei dati.

Alcune famiglie (circa il 30% ) hanno con
tattato l'Istat 0 i Comuni 0 la ditta per chiede
re maggiori informazioni; altre (circa 2%)
hanno telefonato per manifestare il desiderio
di non essere intervistate.

Sono tornate all'Istat il 4% delle lettere in
viate alle famiglie perche il destinatario era
sconosciuto all'indirizzo indicato.

La ditta ha dichiarato di aver contattato tutte
le 955 famiglie tra le 18 e le 21 dei giorni da lu
nedi a venerdi e tra Ie 10 e Ie 13 del 10 sabato; nei
casi nei quali la telefonata non andava a buon fi
ne, ha cercato ulteriori contatti negli stessi orari,
per altre 2 volte e in orari diversi ancora per 2
volte, dopo di che la famiglia e stata sostituita.

Questa prima fase e durata dal 19 al 31 ot
tobre.
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Le famiglie sostituite sono state contattate a
partire dal 5 novembre.

II numero di famiglie sostituite e stato mol
to elevato se paragonato con quanto accade,
normalmente, negli stessi Comuni:
Roma 18,5% rispetto al 5,1%
Viterbo e Provincia 11,6% rispetto al 4,4%

per la parte di famiglie in comune) per la "do
nazione" delle notizie mancanti;

5. integrazione del file della ditta con il file
della registrazione esterna in modo da sotto
porre tutti i dati .al passaggio dei piani di cor
rezione.

Tavola 4 - Motivi di sostituzione pin
ricorrenti

Gli adempimenti necessari a concludere
l'esperimento sono stati:

1. restituzione ai Comuni degli elenchi
delle famiglie intervistate e delle famiglie so
stituite perche essi potessero procedere al
le interviste delle stesse famiglie per le rile
vazioni successive; l'elevato numero di so
stituzioni ha provocato non pochi proble
mi nella numerazione delle famiglie, soprat
tutto al Comune di Roma, che ha richiesto
l'intervento diretto del Servizio FAM pres
so il Comune;

2. codifica manuale ed inserimento interat
tivo, individuo per individuo, dei codici della
attivita economica, delle professioni e del ti
po di laurea 0 di diploma;

3. sistemazione del file della ditta in modo
da renderlo compatibile con il file Istat che
proveniva dalla registrazione esterna;

4. accoppiamento fra ilfiledella ditta ester
na e i .file di luglio 94 e gennaio 95 (ciascuno

non risponde/accupato
telefano errata
rifiuti
segreteria telefanica
irreperibili per telefono

4.3 Dopo La rilevazione

%

38
34
13
13

2

5. Sintesi dell'esperienza

L'esperimento, molto positivo per la ric
chezza delle informazioni raccolte e per le
prospettive che offre, ha mostrato i vantaggi
del sistema di rilevazione C.AT.!.. Tuttavia, la
strategia adottata in questa occasione (l'inne
sto della nuova tecnica di rilevazione su una
organizzazione precedente), non e praticabi
le su larga scala in quanto richiede notevoli ri
sorse di personale e di tempo per gli adem
pimenti organizzativi. Si e creata una sovrap
posizione di operazioni, sia per i Comuni che
per il Servizio, che ha reso meno incisivi i
vantaggi ed ha rischiato, inoltre, di compro
mettere l'analisi dei dati (le mancate intervi
ste) e l'organizzazione delle successive rileva
zioni da parte dei Comuni.

Infatti, nella fase di preparazione dell'espe
rimento, la mancanza di un COS! alto numero
di telefoni ha costretto a reiterare, da una par
te, la richiesta ai Comuni di famiglie campio
ne, e dall'altra, la ricerca dei numeri di telefo
no; a fine rilevazione, e stato poi necessario
"restituire" ai Comuni le famiglie, sia dell'elen
co base sia dell'elenco sostitutivo, che dove
vano essere intervistate di nuovo per la 3"e la
4" rotazione, e questa insolita operazione ha
messo in crisi l'organizzazione dei Comuni.

5.1 Aspetti positivi

5.1.1. Collaborazione dellefamiglie
• le famiglie preferiscono essere intervistate:

" 74% per telefono;
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* 5% presso la propria abitazione;
* 21% non ha preferenze;

• la loro collaborazione all'intervista, a giudi
zio degli intervistatori di Atesia, e stata.
* 79% buona;
* 17% sufficiente;
* 4% scarsa.

5.1.2. Qualita dei dati
• come ci si attendeva, si sono quasi azzerati

gli errori formali, di registrazione e di svin
colo;

• sono state "recuperate" le interviste alle fa
miglie che hanno dichiarato che in prece
denza non erano state intervistate (44%);

• e stata standardizzata l'esecuzione delle in
terviste alle famiglie che hanno dichiarato
di essere state intervistate, in precedenza,
per telefono e non direttamente dai rileva
tori tradizionali (21%).

5.13. Tempestiuitd
• la rilevazione e stata portata a termine in 15

giorni, pari a 3 settimane lavorative ( i Co
muni impiegano, in media, 30-40 giorni).

5.2 Aspetti problematici

5.2.1. Organizzazione
• i Comuni e i rilevatori hanno accettato

l'esperimento come tale rna hanno mo
strato molta resistenza all'ipotesi della
nuova organizzazione, sia perche aumen
ta il numero e il livello di attenzione degli
impegni lora richiesti sia perche, soprat
tutto, si riduce l'ammontare dei 101'0

compensi;
• la mancanza di liste informatizzate delle

famiglie, disponibili a live 110 comunale, e
di telefoni "certi" allunga i tempi della fase
di preparazione dell'indagine e complica
l'organizzazione della rilevazione;
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• per l'indagine telefonica la codifica
dell'attivita economica e della professio
ne (che possono comparire 0, 2 0 4 volte
per ogni individuo) richiede l'introduzio
ne di un sistema informatizzato, 0 all'in
terno del programma di acquisizione dei
dati 0, successivamente, a livello centrale.
L'operazione, che nell'indagine condotta

in modo tradizionale viene eseguita dai rile
vatori dopo l'intervista alla famiglia,
nell'esperimento e stata realizzata da perso
nale Istat del settore ed ha richiesto un no
tevole impegno in termini di tempo (10
giorni uomo). E stato anche sperimentato,
per la codifica dell'attivita economica, il si
stema esperto IGOR, utilizzato presso il
Settore delle Statistiche Industriali, con ri
sultati non del tutto soddisfacenti: su 1.245
voci 579 (46%) non sono state riconosciute
e 137 (11%) sono state codificate in modo
difforme dal Servizio. Tale risultato potreb
be, tuttavia, essere migliorato implemen
tando il dizionario delle voci presenti in
Igor.

5.2.2. Tempestiuita
• la ricerca dei numeri di telefono ha dilaziona

to di una settimana l'inizio della rilevazione;
• l'adeguamento del tracciato record di Ate

sia al tracciato Istat e la lettura dei dischetti
hanno ritardato la consegna dei dati di circa
dieci giorni;

• l'elaborazione dei dati e iniziata, quindi, 20
giorni pili tardi del previsto, sempre con
molto anticipo, comunque, rispetto ai tem
pi della rilevazione tradizionale (60 giorni).
A regime questi problemi dovrebbero es-

sere superati.

5.23. Qualitd dei dati
• sono state calcolate, per gli stessi Comuni,

le stime di sei aggregati fondamentali, di
stintamente sui dati rilevati con C.A.T.I. e
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sui dati rilevati dagli intervistatori tradizionali;
il test-T, calcolato per ogni coppia di stime, e
statisticamente significativo per gli aggregati,
'in cerca di lavoro' e 'non forze di lavoro.

Tavola 5 - Stima degli aggregati fondamentali

CAT.I. Non CAT.I.

Occupati in totale 35,5% 36,2%

- Agricoltura 9,1% 11,3%

- Industria 55,5% 54,5%

- Altre attivita 29,0% 29,6%

In cerca di lavoro 9,3% 4,4%

Non Forze di lavoro 55,2% 59,4%

60

6. Conclusioni

L'interdipendenza fra l'organizzazione
dell'indagine, la tecnica di rilevazione, l'impo
stazione metodologica e il disegno campio
nario, nonche la possibilita di ottenere livelli
di stima, per alcuni aggregati, diversi da quelli
attuali, indicano che il cammino verso l'acqui
sizione informatizzata dei dati implica un
progetto complessivo e graduale che tenga
conto, contemporaneamente, di esigenze e
problemi sia organizzativi che metodologici.

L'Istituto nel prossimo anno, dopo aver
delineato alcune diverse possibili strategie,
condurra altre sperimentazioni per arrivare a
regime ad una indagine articolata sulla I" inter
vista diretta e le successive, 2", 3", e 4" telefoni
che, migliorando la ternpestivita e la qualita
dei dati.
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2. L'ATTIVITA. STATISTICA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

OPERANTI NEL SISTAN

Premessa

La produzione statistica sviluppata dagli
enti della Pubblica amministrazione risulta
essenzialmente finalizzata al soddisfacimento
dei bisogni conoscitivi legati allo svolgimento
dell'attivita istituzionale dei singoli enti, rna i
dati statistici prodotti finiscono per riguarda
re, in linea di massima, anche aspetti di inte
resse generale. Nel loro complesso, nono
stante le varie iniziative in essere, fino ad ora
le statistiche disponibili non hanno certa
mente rappresentato un quadro informativo
completo ed esauriente, mentre esse spesso
presentano aspetti ridondanti, tali da costitui
re vere e proprie duplicazioni, che possono
disturbare gli utilizzatori esterni.

Se il complesso delle informazioni raccolte
- anche tenendo conto della produzione stati
stica dell'Istat - non ha consentito fino ad oggi
una valutazione puntuale dell'effettivo utilizzo
dei giacimenti informativi presenti presso la
Pubblica amministrazione, con la costituzio
ne e la graduale realizzazione del Sistan e stato
avviato un processo di razionalizzazione
dell'attivita statistica che trova la sua esplicita
zione nel Programma statistico nazionale che
l'Istat deve predisporre in attuazione dell'art.
13 del Decreto legislativo 322/89.

Affinche il Programma statistico nazionale
possa connotarsi non soltanto come quadro
di sintesi dell'attivita statistica degli enti del Si
stan, rna anche come strumento atto a soddi
sfare la domanda globale di dati statistici, e
necessario che la rete degli Uffici di statistica
diventi pienamente operativa. E infatti a tali
uffici che spetta il compito di segnalare
all'Istat gli elementi di competenza per la
preparazione del Programma.

[STAT - HAPPORTO ANNUALE 199'±

I contatti avuti dall'Istat durante l'anno 1994
per verificare 10 stato di operativita di tali Uf
fici e per assumere gli elementi per la formu
lazione del quarto Programma statistico na
zionale (triennio 1995-97), hanno permesso
di intravvedere un quadro abbastanza com
pleto della produzione statistica delle Ammi
nistrazioni centrali e Aziende autonome dello
Stato nonche di alcune amministrazioni ed
enti pubblici di cui alle lettere g) ed h) dell'art.
2 del D.lgs. n. 322/89.

Tali informazioni hanno trovato un ulterio
re riscontro nelle relazioni sull'attivita svolta
nel 1994, che gli Uffici di statistica gia operati
vi hanno trasmesso all'Istat successivamente
alla definizione del Programma per il triennio
1995-97.

Nelle pagine successive verra evidenziata,
ove possibile, la produzione statistica non an
cora inserita nel Programma Statistico Nazio
nale del triennio 1995-97, mentre, nell'apposi
to capitolo relativo al piano di attuazione del
Programma, verra ampiamente descritta la
produzione gia inserita nel Programma stesso.

E da ricordare poi che, proprio al fine di
razionalizzare i dati desunti dai giacimenti
informativi in possesso delle varie Ammini
strazioni ed Enti sono stati realizzati alcuni
"incontri tematici" tra la Segreteria centrale
del Sistan ed i responsabili degli Uffici di sta
tistica delle Amministrazioni ed Enti com
presi nel Sistema Statistico Nazionale.

Tali iniziative hanno avuto delle ricadute
positive in particolare sui sistemi informativi
dei settori istruzione e sanita, per i quali si e
pervenuti ad una migliore integrazione tra i
dati delle varie fonti di produzione ed all'av
via del decentramento di alcune rilevazioni di
natura amministrativa.
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Su avviso del Comstat (Comitato di indiriz
zo e coordinamento dell'informazione stati
stica) e stata avviata la costituzione di gruppi di
lavoro per aree tematiche che nell'arco di un
triennio dovrebbero coprire una parte signi
ficativa della produzione statistica informati
va. Questi gruppi avranno il compito di fare
proposte operative sul miglioramento della
qualita della produzione statistica esistente,
sulla possibilita di sfruttamento a fini statistici
di ulteriori procedure amministrative, su nuo
ve rilevazioni necessarie alla costruzione di un
possibile quadro di riferimento dell'informa
zione, nonche di fornire orientamenti su
eventuali sviluppi dell'attivita di settore.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
DELLO STATO

Presidenza del Consiglio

L'Ufficio di Statistica Sistan della Presiden
za del Consiglio, formalmente costituito con
decreto del luglio 1991, non ha svolto fino
all'anno 1994 alcuna funzione inerente i com
piti previsti dall'art.6 del D.lgs. n. 322/89.

A cominciare dall'anno 1994, con la formale
designazione del dirigente responsabile e la do
tazione di risorse umane ed informatiche, l'uffi
cio ha cominciato concretamente la sua attivita.

Un primo risultato conseguito e stato l'in
serimento nel prossimo PSN 1995-97 di una
rilevazione desunta dagli archivi ammmini
strativi relativa alle "Reti di monitoraggio si
smico operanti sul territorio nazionale".

Attualmente l'ufficio e impegnato nella
analisi delle diverse attivita statistiche che
vengono svolte, sia dai diversi Dipartimenti
della Presidenza stessa, che dai Ministeri sen
za portafoglio considerati (solo ai fini statisti
ci) come altrettante ripartizioni della Presi
denza stessa.

Ministero degli Affari Esteri

Come per gli anni precedenti, anche per l'an
no 1994, l'attivita statistica svolta dal Ministero
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degli Affari Esteri e risultata prevalentemente in
dirizzata alla conoscenza di informazioni utili
per la gestione dell'Amministrazione stessa.

Le due rilevazioni di interesse generale, in
serite nel PSN 1994-96, risultano regolarmen
te effettuate nell'anno 1994 e si riferiscono a:
• "Analisi della composizione e della relativa

spesa per il personale dipendente";
• "Rilevazione concernente l'applicazione del

la legge n.185/90 relativa al rilascio di autoriz
zazioni all'esportazione, all'importazione ed
al transito di materiali d'armamento".
Ulteriori attivita, come si e detto, sono sta-

te svolte a supporto di quella gestionale
dell'Amministrazione.

Fra queste, i lavori pill significativi riguardano:
• rilevazione concernente le Rappresentan

ze Diplomatiche e gli Uffici Consolari della
Repubblica Italiana;

• raccolta di dati statistici riguardanti gli ap
palti pubblici di forniture, in conforrnita a
quanto previsto dalla apposita normativa
Comunitaria;

• rilevazione dei consumi di materie prime
ausiliarie e delle spese per i servizi dell'Am
ministrazione Pubblica per il 1992.
AIle precedenti attivita vanno aggiunte inol

tre specifiche elaborazioni 0 rilevazioni ine
renti l'assunzione di informazioni per parti
colari categorie di dipendenti, quali la carriera
diplomatica, la dirigenza amministrativa, ecc.

Ministero dell'Ambiente

L'Ufficio di Statistica del Ministero
dell'Ambiente costituito di recente ed ope
rante nell'ambito del gia preesistente Servi
zio Valutazione Impatto Ambientale del Mi
nistero, solo nel 1994 ha dato inizio ad una
concreta attivita caratterizzata dalla predispo
sizione di alcune rilevazioni statistiche, a se
guito del concomitante verificarsi di due
eventi: l'assegnazione di alcune unita alla
struttura e l'attuazione della convenzione sti
pulata con l'Istat, per la realizzazione di un
comune programma di attivita,
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Pertanto, nell'anno 1994 l'ufficio ha svol
to una analitica attivita di monitoraggio nei
diversi settori di competenza dei singoli
servizi del Ministero, individuando la possi
bilita di svolgere ed inserire nel PSN 1995
97 n. 6 rilevazioni inerenti: le cave, gli im
pianti di smaltimento dei rifiuti urbani, le
aree protette, i fanghi di depurazione utiliz
zati in agricoltura, le fognature e gli acque
dotti.

Tali indagini in base alla suddetta conven
zione saranno condotte operativamente
dall'Istat pur restandone titolare 10 stesso Mi
nistero.

Un altro importante lavoro, a cui l'ufficio
ha dedicato notevoli risorse, e stato quello del
coordinamento con i servizi del Ministero ed
altri Enti ed Organizzazioni centrali e perife
riche, per la predisposizione della "Relazione
sullo stato dell'ambiente", pubblicazione che
redatta dal Servizio Valutazione Impatto Am
bientale costituisce una raccolta organica di
dati ed informazioni sullo stato ambientale
del nostro territorio.

L'ufficio, infine, ha provveduto mediante
ricerche e specifiche rilevazioni, alla com
pilazione dei questionari provenienti dai di
versi Uffici internazionali interessati alle te
matiche ambientali, quali: l'ONU, l'Unione
Europea, l'OCSE, ecc. con i quali peraltro
ha sviluppato rapporti di ampia collabora
zione.

Ministero per i Beni Culturali ed Am
bientali

L'Ufficio di Statistica del Ministero per i
Beni Culturali ed Ambientali, nell'anno 1994
ha effettuato una articolata attivita tendente al
Ia realizzazione di due importanti traguardi:
• La formulazione di nuovi lavori, desumibili

o dagli archivi gestionali della stessa Ammi
nistrazione 0 dalla effettuazione di nuove
indagini da inserire nel PSN (avendo parte
cipato nell'anno 1993 con una sola rileva
zione);
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• L'avanzamento ed il possibile completa
mento del progetto complessivo di revi
sione delle informazioni statistiche assunte
per il settore cultura, lavoro gia avviato
nell'anno 1993, in collaborazione con l'Isti
tuto Nazionale di Statistica.
Per quanto attiene al primo punto,l'Ufficio

ha predisposto per il PSN 1995-97 ben quat
tro rilevazioni che riguardano, gli Archivi di
Stato, gli Istituti d'Antichita e d'Arte dipen
denti dal Ministero di Beni Culturali, le Biblio
teche pubbliche statali e la rilevazione (per
nove regioni) dei siti archeologici visibili.

Per quanto concerne il secondo intento, il
lavoro e tuttora in atto e prosegue mediante il
ridisegno di ciascun questionario,che viene
arricchito ed integrato di nuove informazio
ni, mentre vengono eliminati duplicati ed
informazioni ritenute non pill utili.

Per quanto riguarda l'organizzazione
dell'Ufficio, e utile tener presente che la esi
guita del personale impegnato nella funzione
statistica non consente allo stato attuale una
produzione statistica pill ampia.

Se si considera inoltre che l'attivita del Mi
nistero si estende in maniera capillare su tut
to il territorio nazionale, sarebbe auspicabile
che anche gli Uffici periferici venisserro cor
redati di strutture statistiche (essendo allo sta
to attuale mancanti 0 scarsamente rappresen
tate), ai fini della formulazione di una pill soli
da e completa informazione statistica.

Ministero del Bilancio e della Program
mazione Economica

11 Ministero del Bilancio e della Program
mazione Economica aveva regolarmente
provveduto (con D.M. del 19/1/91) a costitui
re, in conformita a quanto previsto dall'art.3
del D.lgs. n. 322/89, l'apposito Ufficio di Sta
tistica Sistan, ponendolo alle dirette dipen
denze del Segretario Generale della Program
mazione.

A seguito del processo di riorganizzazione
conseguente alla applicazione del decreto del
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Presidente della Repubblica n.283 del marzo
1994, l'Amministrazione intende ricostituire
l'Ufficio di Statistica da collocare presso il
Servizio del Personale. Allo stato attuale, in
fatti, le funzioni pertinenti il precedente Uffi
cio, vengono svolte sia dal Servizio Personale
sia da quello della Segreteria Generale della
Programmazione, ciascuno per le attivita isti
tuzionali proprie.

L'Amministrazione ha comunque effettua
to per l'anno 1994 le previste rilevazioni per
il PSN.

Ministero del Commercio con l'Estero

Istituito con D.M. del 26/4/90, l'Ufficio di
statistica non ha mai avuto concreta attuazio
ne a causa, sia della dichiarata impossibilita
dell'Amministrazione a reperire personale
professionalmente preparato in campo stati
stico, sia per la limitata attivita statistica effet
tuata dallo stesso Ministero.

II funzionario a suo tempo preposto, non
ha mai potuto dedicarsi alIa attivita statistica,
sia perche non coadiuvato da altro personale,
sia perche gravato da ulteriori incarichi con
feritigli dalla stessa Amministrazione.
Nessun lavoro pertanto risulta presente nel
PSN a cura del Ministero.

Ministero della Difesa

L'Ufficio di Statistica del Ministero della Di
fesa, nell'ambito delle competenze attribui
tegli dall'art.6 del D.lgs. n. 322/89, nell'anno
1994, si e adoperato per allargare il proprio
raggio di azione mediante la creazione di una
rete di responsabili nelle diverse aree di atti
vita dell'Amministrazione interessati alIa for
nitura di dati statistici.

Tali unita sono state denominate "Punti di
contatto" e rappresentano diretti collabora
tori del Dirigente l'Ufficio di Statistica.

Per quanto riguarda il personale impegna
to, esso risulta numericamente sufficiente,
ma globalmente non soddisfacente da un
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punto di vista professionale, per l'impossibi
lita dell'Amministrazione sia di reperire per
sonale con la specifica preparazione in cam
po statistico, sia di poter svolgere appositi
concorsi per il reperimento del personale
occorrente.

Le principali rilevazioni portate a termine
dall'Ufficio nell'anno 1994 ed inserite nel PSN
1994-96 riguardano:
• rilevazione risorse hardware e software

nell'area T/A della Difesa;
• rilevazione ed analisi statistica sui giovani

iscritti nelle liste di leva;
• infortunati e deceduti nelle FF.AA.;
• rilevazione della tossicodipendenza fra il

personale militare;
• statistiche sul personale civile e militare

operante presso l'Amministrazione;
• rilevazione della Ricerca Scientifica operata

per conto delle FF.AA.;
• statistica sulla attivita edilizia e sulle opere

pubbliche realizzate in ambito militare.
Ulteriori nuove indagini inoltre risultano pre
sentate per la loro effettuazione con il PSN
1995-97.

Ministero delle Finanze

Come per gli anni precedenti, anche
nell'anno 1994, la complessa produzione di
informazioni statistiche derivante dalle atti
vita istituzionali del Ministero, ha dato origine
a due diversi flussi di pubblicazioni:
A) uno di tipo esterno, che comprende tut
ti i lavori inseriti nel PSN, con riferimento
alle diverse branche di attivita della Ammi
nistrazione, cioe dati sulle Imposte dirette,
IVA, Demanio,Catasto, Erario, Dogane, ecc.
(si rimanda per una analisi dettagliata all'ap
posito capitolo su PSN);
B) uno di tipo interno, che comprende tutte
quelle rilevazioni ed elaborazioni che vengo
no regolarmente svolte dal Ministero, ma che
per il lora limitato e particolare interesse
vengono solitamente utilizzate all'interno
dell'Amministrazione.
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Di queste diamo una rapida elencazione:
• situazioni dei ricorsi, violazioni e contro

versie;
• situazione degli sgravi per indebito a livello

nazionale;
• situazione annuale delle domande di rim

borso per inesigibilita a livello nazionale;
• tabella riepilogativa del carico del ruolo a li

vello nazionale degli importi iscritti a ruolo
suddivisi per capitola di bilancio;

• statistiche delle entrate tributarie ed extra
tributarie, di competenza del settore tasse.
Rilevazione somme riscosse e versate
all'erario a fronte dei ruoli emessi dall'Am
ministrazione finanziaria;

• rilevazione quadrimestrale sull'andamento
della gestione dei concessionari;

• acquisizioni cartelle esattoriali;
• acquisizione quietanze e ruoli;
• versamenti diretti analitici annuali.
In particolare, l'attivita svolta dall'Ufficio di
Statistica ha riguardato:
• il coordinamento di tutte Ie rilevazioni ed

elaborazioni effettuate dalle diverse arti
colazioni del Ministero: Dipartimenti, Di
rezione Generale del Personale ed altri Uf
fici Centrali e Periferici dell'Amrninistra
zione;

• l'effettuazione dei controlli di qualita opera
ti direttamente 0 tramite gli stessi uffici de
tentori delle rilevazioni, su tutte Ie statisti
che pubblicate;

• l'individuazione di ulteriori statistiche desu
mubili dall'elenco di cui al punto B) che si pre
stano ad essere inserite nel PSN per la lora im
portanza e per l'interesse generale che pre
sentano. Alcune di esse infatti, sono state inse
rite nel triennio 1995-97, e riguardano:

• statistiche sulle dichiarazioni dei sostituti
d'irnposta;

• osservatorio delle entrate e collegamento
con la Ragioneria Generale dello Stato, Ban
ca D'Italia, Consorzio Nazionale Concessio
nari;

• rilevazione generale sullo stato dell'Amrni
nistrazione delle Dogane.
L'Ufficio inoltre ha provveduto a svolgere
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numerose elaborazioni statistiche al fine di
soddisfare Ie richieste pervenute sia dall'Uffi
cio Studi del Ministero che da parte di perso
nalita politiche, Enti ed Associazioni varie,
nonche privati cittadini.

Ha collaborato all'attuazione del collega
mento telematico, che e stato reso operativo
nel novembre 1994, tra la banca dati Istat ed il
Ministero.

Ha curato i rapporti con Enti ed Organizza
zioni internazionali mediante la fornitura di
dati e studi di carattere statistico.

Infine si e fattivamente adoperato, unita
mente alIa societa informatica So.Ge.I., per
una fattiva presenza in occasione della 2" Con
ferenza Nazionale di Statistica, con la presen
za di un proprio stand.

Ministero di Grazia e Giustizia

L'attivita svolta dall'Ufficio di Statistica del
Ministero di Grazia e Giustizia nell'anno 1994
e risultata prevalentemente indirizzata alIa
realizzazione delle numerose indagini previ
ste per il PSN 1994-96, nonche alIa individua
zione di ulteriori indagini da inserire nel sue
cessivo Programma.

Quale supporto all'attivita decisionale della
Amministrazione, inoltre, ha provveduto alIa
effettuazione di studi e ricerche, sia, per con
to del Ministro che per Ie altre Direzioni ri
chiedenti.

Essendo intendimento poi dell'Amrnini
strazione di crearsi un archivio statistico auto
matizzato, l'Ufficio ha coordinato l'attivita di
un apposito "Gruppo di lavoro" costituito
per procedere sia alIa armonizzazione delle
varie statistiche svolte dalle diverse articola
zioni del Ministero, sia per la progettazione
del suddetto archivio.

II Ministero avverte in maniera molto sen
tita la mancanza di personale con specifica
professionalita statistica, per cui ha avviato Ie
procedure presso la competente Direzione
del Personale per il reclutamento di persona
Ie aventi tali caratteristiche.
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Ministero dell'Industria, del Commer
do edell'Artigianato

L'attivita svolta dall'Ufficio Statistica del Mi
nistero dell'Industria e del Commercio,
nell'anno 1994 ha riguardato sia quella di coor
dinamento delle varie strutture dell'Ammini
strazione operanti nel settore statistico, sia
quella di studio e di ricerca per il soddisfaci
mento delle richieste pervenute a fini gestio
nali dai diversi Uffici e Direzioni del Ministero.

Tralasciando l'elenco delle rilevazioni inse
rite nel PSN, ove figurano analiticamente de
scritte, e che risultano regolarmente effettua
te per l'anno 1994, si indicano le attivita ulte
riori che hanno caratterizzato il lavoro svolto
dall'Ufficio di Statistica.

Le principali di queste si riferiscono a:
• predisposizione degli elementi per l'analisi

delle risultanze del consuntivo del Ministe
ro, in conforrnita a quanto disposto dalla
legge 468/78;

• elaborazione dei dati sulla consistenza asso
ciativa delle Confederazioni ed organizza
zioni sindacali (1.93/83 e D.lgs. n. 29/93);

• compilazione di questionari ed effettuazio
ne di particolari elaborazioni atte a soddi
sfare le numerose richieste pervenute dalla
CEE ed altri Organismi internazionali;

• raccolta ed elaborazione dei dati relativi al
le domande di brevetti e di marchi relativi
ad "Invenzioni, modelli di utilita, modelli
ornamentali" ;

• attivita di studio e ricerca sul settore com
merciale avvalendosi anche di dati in pos
sesso dell'Istat e della Banca d'Italia;

• attivita di studio sulle " Societa fiduciarie e di
revisione" e sulle "Manifestazioni fieristiche
italiane";

• gestione degli Albi professionali inerenti
l'Albo dei mediatori di assicurazione e rias
sicurazione (1.792/84) e l'Albo Nazionale
degli Agenti di Assicurazione (1.48/79).
Infine per quanta riguarda il settore energe-

tico, l'ufficio ha provveduto alla compilazione
dei vari questionari pervenuti da Organismi in
ternazionali, e ha svolto numerose rilevazioni
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aggiuntive per la formulazione del Bilancio
Energetico Nazionale, quali: " Rilevazione sulle
scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi",
"Rilevazione sul commercio con l'estero dei
prodotti greggi, semilavorati 0 finiti", "Stoc
caggio e distribuzione del GPL", "Prezzi al
consumo dei prodotti petroliferi", ecc.

Ministero dell'Interno

L'attivita svolta dall'Ufficio di Statistica del
Ministero dell'Interno nell'anno 1994, ha ri
guardato innanzi tutto il coordinamento della
produzione e divulgazione delle statistiche
rientranti nel PSN 1994-96, che sono state tut
te regolarmente realizzate.

Sono state poi prese in esame e quindi con
cordate, con apposito gruppo interdireziona
Ie, Ie indagini da inserire nel nuovo PSN 1995
97, tenendo cura di utilizzare al massimo il pa
trimonio informativo di origine gestionale,
prodotto dalla stessa Amministrazione.

Per una analisi dettagliata di tutte le predet
te indagini, si rimanda all'apposito capitolo
riportato nella presente Relazione.

Le attivita pili significative, svolte a latere di
quella strettamente connessa con la formula
zione del citato Programma, sono quelle rela
tive al: Coordinamento delle attivita svolte dal
le Prefetture, sia in ordine allo svolgimento
delle statistiche correnti, che all'attivita dei
"Gruppi di lavoro permanente" istituiti pres
so ciascuna di esse a seguito della applicazione
della "Direttiva" n.5 del Comstat; alla effettua
zione per i responsabili dei predetti Uffici di
corsi di formazione statistica, svolti unitamen
te alla collaborazione dell'Istat e della Scuola
Superiore della Amministrazione dell'Inter
no; alla pubblicazione del primo "Compen
dio delle Statistiche Ufficiali dell'Amministra
zione dell'Interno", volume che raccoglie una
sintesi dei lavori statistici effettuati dal Ministe
ro a favore dei cittadini e di altri utilizzatori in
genere; all'organizzazione di uno stand pro
prio in occasione della Seconda Conferenza
Nazionale Statistica.
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Ulteriori iniziative inoltre sono state in
traprese a cura del responsabile dell'Ufficio
che, nell'ambito della partecipazione ad in
contri e convegni di carattere nazionale ed
internazionali ha apportato il proprio con
tributo di studio e di esperienza per la solu
zione di molti problemi non ancora risolti
sia per quanta attiene la completa attuazio
ne del Sistan (es. Costituzione degli uffici
presso i Comuni ed altri organismi territo
riali) , sia per l'approfondimento della cono
scenza di particolari fenomeni statistici non
ancora sufficientemente esplorati (quali le
migrazioni, l'usura, il riciclaggio, ecc).

Ministero dei Lavori Pubblici

L'Ufficio di Statistica del Ministero dei La
vori Pubblici, reso di fatto operante solo
nel 1994 con la dotazione di personale ed
attrezzature informatiche, non ha sviluppa
to in maniera tangibile la sua attivita, tenuto
conto delle difficolta che ha incontrato ( e
sta cercando di superare) sia per la mancan
za di personale con competenze statisti
che, sia per l'assenza di tradizione in cam
po statistico, particolarmente sentita nel
Ministero.

Per tali ragioni, diverse indagini presenti nel
PSN 1994-96 non sono state realizzate per la
incompletezza, saltuarieta ed in linea generale
per la mancanza dei requisiti minimi di affida
bilita che i dati statistici assunti presentavano.

L'attivita dell'Ufficio pertanto e stata indi
rizzata fondamentalmente verso il tentativo di
un pili efficace coordinamento fra le strutture
dell'Amministrazione ed una pili incisiva azio
ne di promozione della funzione statistica.

Risultano tuttavia effettuati, da parte
dell'Ufficio, gli adempimenti necessari per
far fronte alle diverse indagini condotte da al
tre Amministrazioni, per la parte di compe
tenza del Ministero.

Si ritiene che la nuova organizzazione di cui
l'Ufficio Statistica si e dotato possa sviluppare
una pili ampia attivita nel prossimo futuro.
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Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale

L'Ufficio di Statistica del Ministero del La
voro, formalmente costituito nell'anno 1990,
solo net settembre 1993 si e reso operativo.

Il primo concreto impegno che il nuovo
Ufficio si e assunto pertanto e stato quello
della creazione di un apposito Gruppo di
esperti, segnalati dalle diverse Direzioni Ge
nerali dell'Amministrazione e dagli Uffici Re
gionali.

Le finalita di tale Gruppo sono state quelle
di procedere ad una profonda revisione di
tutte le indagini statistiche in essere presso il
Ministero mediante un processo di raziona
lizzazione e riorganizzazione delle strutture e
delle informazioni assunte, lavoro ritenuto in
dispensabile, sia per le intervenute nuove
normative in tema di lavoro, sia per le mutate
esigenze conoscitive da parte degli utilizzato
ri degli stessi dati statistici.

Il lavoro svolto dal predetto Organo
nell'anno 1994 ha raggiunto importanti risul
tati; fra questi, meritano menzione:
• l'approvazione (a seguito di un attento esa

me delle singole schede) di una nuova mo
dulistica relativa a ben 14 rilevazioni. Nella
formulazione delle nuove schede, partico
lare cura e stata posta nell'introduzione, fin
dove possibile, delle classificazioni stan
dard adottate dall'Istat 0 da altri Organismi
internazionali;

• l'esame concernente il possibile utilizzo di
apparecchiature informatiche presso gli
Uffici periferici, presso i quali a tutt'oggi di
verse rilevazioni ed elaborazioni vengono
effettuate ancora manualmente;

• 10 studio di fattibilita per la realizzazione
del Sistema Informativo sul Mercato del La
voro (SIML), in conformita alle indicazioni
pervenute dall'apposita Commissione Tee
nica costituita ai sensi dell'art.8 della legge
56/87.
Per i predetti lavori l'Ufficio di statistica ha

svolto una efficace attivita di coordinamento
nonche una attiva partecipazione.
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Infine, si e adoperato per la ricognizione
delle necessita informative statistiche
dell'utenza della produzione statistica, per la
quale e stato intrapreso un lavoro preparato
rio consistente in una catalogazione delle ri
chieste di dati pervenuti e delle relative rispo
ste fornite. L'ufficio, inoltre, ha provveduto
alIa regolare effettuazione delle indagini pre
viste per il Programma Statistico Nazionale.

Considerata la vasta gamma delle attivita
svolte e delle iniziative intraprese, sarebbe
auspicabile che l'Ufficio potesse essere po
tenziato con ulteriore personale, al fine di
poter raggiungere pill ambiziosi e significati
vi traguardi.

Ministero delle Poste e delle
Comunicazioni

II Ministero delle Poste e delle Comunica
zioni nell'anno 1994 non ha registrato alcuna
attivita per il Sistan in quanto, l'Ufficio di Sta
tistica Sistan, esistente presso il Ministero e
che era inserito nell'ambito dell'Ammini
strazione delle Poste, risulta attualmente tran
sitato nel nuovo organismo "Ente Poste Italia
ne", a seguito della trasformazione giuridica
della predetta Amministrazione delle Poste
in Ente pubblico economico.

Con l'approvazione del nuovo Regolamen
to del Ministero, attualmente all'esame del
Consiglio di Stato, si prevede debba essere
costituito un nuovo Ufficio di Statistica Sistan
del Ministero.

Ministero della Pubblica Istruzione

L'Ufficio di Statistica istituito presso il Mi
nistero della Pubblica Istruzione, nell'anno
1994 ha regolarmente provveduto ad effet
tuare i lavori previsti per il PSN.

L'attivita prevalentemente svolta tuttavia ha
riguardato la collaborazione prestata alle varie
strutture dell'Amministrazione interessate al
Ia realizzazione di indagini statistiche ed alla
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rilevazione di dati ed informazioni utili alla ge
stione della stessa

Amministrazione, quali: " Aspetti struttu
rali, funzionali e metodologici dell'insegna
mento della Educazione Fisica"; "Esame del
fenomeno pensionistico dell'Arnministra
zione Centrale e periferica", ecc.

In collaborazione poi con altri uffici del
Ministero ha realizzato ulteriori indagini rela
tive all'esame delle spese di funzionamento
delle istituzioni scolastiche, all'esarne dell'an
damento della dispersione scolastica; alla co
noscenza del fenomeno della tossicodipen
denza nelle scuole e alla quantificazione della
affluenza alle urne per il rinnovo degli organi
collegiali della scuola.

L'Ufficio di statistica,inserito nella- Direzio
ne Generale del Personale, risente della man
cata centralita della sua funzione, fatto che so
vente determina una remora al pieno svolgi
mento delle sue attivita ed all'assolvimento
dei compiti ad esso demandati.

Ministero delle Risorse Agricole

L'attivita statistica svolta nell'anno 1994 dal
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali, e da ritenersi molto soddisfacente,
sia in relazione alla molteplicita delle temati
che affrontate sia per l'organizzazione di cui
l'Ufficio si e dotato.

In merito alla organizzazione, va ricordato
innanzi tutto che l'Ufficio sin dal 1991 aveva
costituito, con D.M., un apposito "Gruppo di
lavoro permanente per la statistica", del quale
erano stati chiamati a fare parte i dirigenti ed i
funzionari referenti designati dalle Direzioni
Generali del Ministero, dall'Azienda di Stato
per gli interventi sul Mercato Agricolo, non
che dalla ex Azienda di Stato per le Foreste
Demaniali.

L'attivita dell'Ufficio si presenta ripartita in
tre aree di interesse: collegamento e coordi
namento, produzione e ricerca, diffusione
della informazione statistica; inoltre, e distin
ta in attivita per il Sistan, per il Sistema Stati-
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stieo del Ministero ed infine attivita per il Si
stema Decisionale del Ministero (compren
dente queste ultime rieerche e studi su speci
fici argomenti a supporto della politiea ge
stionale dell'Amministrazione).

Per quanta riguarda l'attivita per il Sistan,
sono state effettuate tutte Ie indagini previste
per il PSN 1994-96, mentre ne sono state pre
disposte ulteriori per il PSN 1995-97.

L'elencazione analitica delle predette in
dagini e presente nell'apposito capitolo de
dieato all'attuazione del PSN L'Ufficio e stato
presente con un proprio stand in occasione
della Seconda Conferenza Nazionale di Stati
stica.

Per l'attivita svolta per il Sistema Statistieo
del Ministero, sono da citare Ie iniziative che
hanno riguardato: la realizzazione di quattro
numeri del "Notiziario congiunturale dell'agri
coltura"; la rassegna cronologica degli avveni
menti e delle normative nazionali e comunita
rie interessanti il settore agricoltura; 10 studio
di una rivista di Statistica Agraria; la costituzio
ne di un laboratorio di statistica (compren
dente nove gruppi di ricerca relativi ad altret
tanti argomenti di studio); l'avvio della costitu
zione di un Osservatorio sulle innovazioni isti
tuzionali in agricoltura; la collaborazione con
l'Eurostat e l'UE; l'effettuazione inoltre di nu
merose ricerche, fra Ie quali e da segnalare
quella relativa alIa realizzazione di una relazio
ne trimestrale sull'attivita statistica cornunita
ria ed internazionale per il settore agricoltura.

Infine, l'attivita svolta per il Sistema Decisio
nale del Ministero, ha riguardato la preparazio
ne della "Relazione statistica trimestrale sulla at
tivita dell'Amministrazione" e l'effettuazione di
ricerche su specifici argomenti richieste a sup
porto della attivita gestionale da parte del Mini
stro e di altri Uffici dell'Amministrazione.

Ministero della Sarrita

L'Ufficio di Statistica del Ministero della Sa
nita ha svolto nell'anno 1994 una complessa
ed apprezzabile attivita consistente innanzi-
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tutto nella completa effettuazione delle rile
vazioni previste per il PSN 1994-96, e inoltre
nella attuazione di numerose indagini utili e di
supporto all'attivita gestionale dell' Ammini
strazione.

Per quanta riguarda i lavori svolti per il
PSN, si rinvia al minuzioso elenco presente
nel capitolo ad esso dedicato, mentre i lavori
effettuati ad interesse del Ministero sono di
seguito elencati:
• dettagliata analisi suI personale dipendente

del Servizio Sanitario Nazionale;
• analisi della spesa farmaceutica nel 1993;
• descrizione della situazione ospedaliera a

Roma e provincia e nella Regione Campa
nia;

• quadro sintetico relativo al Servizio Sanita
rio nella Regione Sicilia;

• individuazione e classificazione degli istituti
pubblici di ricovero e cura sotto i 120 posti
letto;

• realizzazione di schede informative sull'at
tivita di numerose Usl ed ospedali italiani.
Inoltre, in collaborazione con la Segreteria

tecnica del Ministro, ha avviato uno studio sui
tempi di attesa per l'accesso aIle prestazioni
di diagnostica e ricovero. Ulteriori attivita
svolte dall'Ufficio Statistica sono· poi quelle
che si riferiscono a:
• coordinamento dell'attivita di traduzione in

lingua italiana della Decima Revisione della
Classificazione internazionale delle Malat
tie, Traumatismi e Cause di morte;

• completamento del censimento delle strut
ture di emergenza sanitaria, effettuato in col
laborazione con il Ministero dell'Interno;

• avvio di un monitoraggio della rilevazione
sperimentale sui dimessi dagli istituti di cu
ra nel 1993, al fine di assumere l'incarico di
svolgere la predetta indagine, attualmente
condotta dall'Istat;

• collaborazione con l'Ufficio Attuazione
per la determinazione delle rette di degen
za per cure urgenti ospedaliere a cittadini
stranieri;

• rilevazione sui carichi di lavoro CD.lgs. n.
29/93);
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• predisposizione di un censimento delle
strutture pubbliche e private convenziona
te e della loro organizzazione funzionale, in
riferimento al problema della "Riabilitazio
ne";

• avvio dell'attivita necessaria alla realizzazio
ne del Primo Compendio Statistico del
Servizio Sanitario Nazionale, per il quale e
stata formulata una "proposta" di indice
per gli argomenti da trattare;

• collaborazione alla realizzazione di uno
stand con due postazioni al 10 salone
dell'informazione statistica alla Seconda
Conferenza Nazionale di Statistica;

• effettuazione di una lunga serie di attivita,
svolta in collaborazione con diversi Enti ed
organizzazioni per la realizzazione di ricer
che e studi nei quali era presente il settore
sanitario.

Ministero del Tesoro

L'Ufficio di Statistica del Ministero del Te
soro, formalmente costituito nel dicembre
1993, non risulta a tutt'oggi ancora dotato di
sufficiente personale e mezzi informatici
per poter svolgere i previsti compiti asse
gnati a tali Uffici dall'art.6 del D.lgs.
n.322/89.

Le due uniche unita preposte infatti, nono
stante il loro apprezzabile impegno, non
possono assicurare una piena attivazione
dell'Ufficio. Pertanto risultano limitati sia la
loro azione che il tentativo di coinvolgimento
delle varie Direzioni operanti nel settore sta
tistico dell'Amministrazione.

Se si tiene conto, inoltre, della enorme
massa di dati che e possibile desumere dagli
archivi gestionali del Ministero, ed il limitato
contributo che l'Ufficio presta al PSN, si puo
a ben ragione ritenere che l'attivita svolta dal
Ministero si presenta quanto mai limitata e ca
rente.

Nell'anno 1994 tuttavia, l'Ufficio ha provve
duto a realizzare regolarmente le due indagini
(gia programmate per il PSN 1994-96) rife-
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rentesi al "Conto riassuntivo del Tesoro" e al
Ia "Nota informativa sull'andamento degli in
cassi e dei pagamenti del settore statale".

Per il triennio 1995-97 e stata inoltre ag
giunta nel PSN la rilevazione: "Emissioni del
Tesoro", documento che dovrebbe contene
re, in forma organica, i dati e le informazioni
relativi ai flussi di debito pubblico.

Ragioneria Generale dello Stato

L'ufficio di Statistica della Ragioneria Gene
rale dello Stato, pur non avendo ancora risol
to il problema del suo dimensionamento in
termini di strutture ed organici, nell'anno
1994 ha svolto una notevole attivita -statistica
prevalentemente indirizzata verso studi ed
elaborazioni interessanti la finanza pubblica e
la congiuntura economica.

Oltre alle rilevazioni effettuate per il PSN,
l'Ufficio ha espletato ulteriori lavori, i pill si
gnificativi dei quali sono: 10 studio di regiona
lizzazione dei pagamenti del bilancio statale
per il 1992; il quaderno di informazioni eco
nomico-statistiche in materia di conti pubbli
ci e congiuntura economica; l'analisi per Mi
nistero della spesa per il personale in servi
zio; il bollettino bimestrale sulla gestione del
bilancio statale; il bollettino sulla convergen
za economica e le politiche di bilancio nella
UE; il bollettino bimestrale sulla gestione del
Fondo di rotazione per l'attuazione delle po
litiche Comunitarie.

L'Ufficio ha intrapreso inoltre alcune ini
ziative al fine di realizzare un pill esteso
ampliamento delle informazioni sul setto
re pubblico allargato, provvedendo alla
progettazione di una banca dati della Ragio
neria Generale, dando inizio ad un lavoro
di revisione dei modelli attualmente in es
sere e procedendo infine alla sperimenta
zione di un nuovo modello previsivo della
finanza pubblica, utile per l'integrazione
Europea dei risultati del Paese, in confor
rnita a quanto concordato nel vertice di
Maastricht.
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Ministero dei Trasporti
e della Navigazione

L'attivita degli Uffici di Statistica dell'ex
Ministero della Marina Mercantile, nell'anno
1994, ha proseguito l'effettuazioni delle ri
levazioni programmate non essendosi an
cora concluso il trasferimento di molte
competenze alle altre Amministrazioni
previste.

A tutt'oggi infatti, solo le funzioni relative
alla "Tutela e difesa dell'ambiente marino" e
quelle della "Pesca ed Acquacultura" sono
passate, con specifici atti amministrativi, ri
spettivamente al Ministero dell'Ambiente ed
a quello delle Risorse Agricole, mentre la ge
stione delle rimanenti attivita, quali: il perso
nale, il naviglio, il traffico marittimo, il dema
nio, il lavoro marittimo e portuale, continua
no ad essere gestite dalla precedente Ammi
nistrazione nell'attesa di confluire, come pre
visto, nella gestione del Ministero dei Tra
sporti ed in parte a quello dell'Industria e
Commercio (Cantieri navali).

La continuita dell'attivita statistica svolta dal
soppresso Ministero pertanto ha portato alla
realizzazione nell'anno 1994, di ben tre im
portanti pubblicazioni relative a: " 11 diporto
in Italia nell'anno 1993", " La consistenza della
flotta mercantile e da pesca al 31 dicembre
1992" e la "Relazione per la Marina Mercantile
nel1991".

Per quanto riguarda poi l'Ufficio di Statisti
ca dell'ex Ministero dei Trasporti esso ha re
golarmente provveduto ad effettuare nell'an
no 1994 le previste indagini segnalate per il
PSN.

Pur non estendendo il proprio raggio di
azione a diverse rilevazioni condotte dall'ex
Ministero della Marina Mercantile (non essen
do stati ancora resi attuativi i relativi regola
menti di trasferimento delle cornpetenze),
l'attivita esplicata dall'Ufficio e stata vasta ed
ha interessato tutti i comparti in cui si articola
il trasporto.

In particolare sono stati esaminati i diversi
settori che si estendono da quello degli im-
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pianti fissi a quello della circolazione stradale,
della navigazione interna, di quella marittima,
aerea, degli oleodotti, ecc..

Per ognuno dei predetti settori sono sta
ti presi in considerazione poi le diverse
modalita riferite a spese sostenute, infra
strutture esistenti, occupati, domanda e of
ferta di trasporto di passeggeri e merci,
consumi di energia, nonche sono state rica
vate delle utili tabelle di confronti interna
zionali.

Tutte le informazioni assunte per gli anzi
detti settori hanno trovato allocazione nella
pubblicazione "Conto Nazionale dei Tra
sporti", volume che costituisce il principale
strumento di conoscenza della materia, utile
sia per finalita di programmazione, che per
quelle conoscitive da parte della intera collet
tivita,

La realizzazione di tale documento ha
comportato fra l'altro l'utilizzo dei dati rileva
ti sia dalla Direzione Generale della Motoriz
zazione Civile che da quella della Direzione
dell'Aviazione Civile.

Oltre a quanto detto, l'Ufficio ha provvedu
to alla realizzazione di altre importanti pub
blicazioni, quali: " Radiografia delle ferrovie
dello Stato", " 11 trasporto pubblico locale",
"Le ferrovie in concessione", "La spesa degli
Enti pubblici territoriali per la viabilita mino
re ed i trasporti".

L'Ufficio,infine,ha proseguito la rileva
zione dei "Lavori per le Opere Pubbliche e
di Pubblica utilita", i cui risultati successiva
mente confluiscono, per la parte di com
petenza del Ministero, nella pubblicazione
edita dall'Istat "Statistica delle Opere Pub
bliche".

Sembra opportuno precisare tuttavia
che la complessa attivita portata avanti
dall'Ufficio di Statistica, non risulta affidata a
personale dipendente dall'Ufficio stesso,
ma viene effettuata da personale organica
mente dipendente dalla Direzione Genera
le della Programmazione, Organizzazione e
Coordinamento (POC), del Ministero dei
Trasporti.
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Ministero dell'Universita
e della Ricerca Scientifica

In conformita a quanto previsto dall'art.8
del D.P.R. n. 419 del 4 agosto 1990 inerente il
Regolamento per l'organizzazione del Mini
stero dell'Universita e della Ricerca Scientifi
ca, l'Ufficio di Statistica veniva collocato, nel
nuovo organigramma, presso il "Servizio per
il sistema informatico e statistico".

La lentezza con la quale si e proceduto alla
realizzazione del predetto disegno legislati
vo, per lungo tempo non ha consentito al Mi
nistero l'istituzione del previsto Ufficio di
statistica Sistan, tant'e vero che la ristruttura
zione risulta tuttora in atto.

Solo nel giugno 1994 veniva proposta la de
signazione di un dirigente responsabile del
costituendo Ufficio, rna nonostante il solleci
to riscontro di pieno gradimento da parte del
Presidente dell'Istat per la nomina proposta,
nessun ulteriore adempimento e stato effet
tuato a cura del Ministero.

Allo stato attuale pertanto non risulta ne una
organizzazione dell'Ufficio di Statistica, ne ri
sulta formalizzata la nomina del suo Dirigente.

Nell'anno 1994 l'Ufficio non ha presentato
alcun lavoro da inserire nel Programma Stati
stico Nazionale.

Anuninistrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato

L'attivita dell'Amministrazione dei Mono
poli di Stato fino all'anno 1993 era inserita con
quella pili generale del Ministero delle Finanze,
che provvedeva fra l'altro alla diffusione dei
principali dati relativi all'attivita dell'Azienda at
traverso la pubblicazione "Rassegna Annuale".

Successivamente tale Ente non ha pili rite
nuto di identificarsi nel ruolo del Ministero,
creandosi una propria autonomia ed assu
mendosi direttamente le competenze previ
ste dall'art.6 del D.lgs. n. 322.

Dall'anno 1994 pertanto, in conformita a
quanto previsto dal comma 6 del citato arti-
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colo 6, l'Amministrazione provvedeva ad in
viare il rapporto informativo sull'attivita svol
ta nell'anno precedente.

L'Amministrazione tuttavia, nonostante i
ripetuti inviti rivolti non ha ancora provvedu
to a tutt'oggi alla formale costituzione di un
Ufficio di Statistica Sistan, ne alla nomina di un
suo dirigente responsabile.

C'e da evidenziare che detta Amministra
zione ha sempre offerto una ampia collabo
razione sia agli uffici di statistica dell'Istituto
Nazionale di Statistica, sia alla formulazione
del PSN, dove e presente attualmente con
due lavori: "Produzione di tabacchi, sale e
chinino" e "Quantita e valori dei generi di mo
nopoli venduti".

In complesso, l'Azienda svolge una ap
prezzabile attivita statistica che, pur se orien
tata prevalentemente alla conoscenza di
informazioni utili all'attivita gestionale
dell'Amministrazione, offre importanti con
tributi di informazioni sui fenomeni relativi
alle sue competenze istituzionali, utili per le
molteplici analisi che normalmente vengono
effettuate in ordine a studi di politica fiscale
ed economica.

Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo

L'Ufficio di Statistica dell'E.I.M.A., nell'am
bito delle competenze istituzionali dell'Am
ministrazione, ha svolto nell'anno 1994 un
notevole e vasto programma di attivita che ha
riguardato sia l'allestimento delle statistiche
relative alle esigenze informative degli utiliz
zatori nazionali che la fornitura di dati interes
santi la Comunita Europea.

In particolare ha proceduto alla predispo
sizione di nuovi tabulati per la stesura della
"Relazione trimestrale sull'attivita svolta
dall'E.I.M.A.", raccolta di dati che costituisce
il maggior impegno della struttura sia per la
completezza delle informazioni in essa con
tenuti, sia per la periodicita trimestrale con la
quale viene allestita.
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Altri lavori svolti dall'Ufficio sono quelli
che si riferiscono all'effettuazione di rileva
zioni prodotte per soddisfare le richieste
pervenute da altre Amministrazioni; fra que
ste sono da evidenziare "Il conto annuale" e
"La dinamica dei flussi riguardanti il personale
delle Amministrazioni Statali", predisposte
dal Ministero del Tesoro; la rilevazione sulla
"Mobilita del personale fra P.A.", e quella sul
lo "Stato della P.A." predisposte dal Diparti
mento della Funzione Pubblica; e "Le spese
effettuate dall'E.I.M.A. negli anni 1992 e
1993", predisposta dall'Istat.

L'E.I.M.A., infine, pubblica un proprio
"Giornale" mensile, sul quale vengono ripor
tati, oltre alle informazioni di carattere ammi
nistrativo, dati e tabelle statistiche , ed un Bol
lettino Statistico Trimestrale sulla congiuntura
in Agricoltura.

Azienda nazionale autonoma
delle strade

Nessuna informazione e state possibile re
perire circa l'attivita svolta dall'Amministra
zione ANAS nell'anno 1994, in quanto questa
non ha mai provveduto ne alla costituzione di
un ufficio di Statistica Sistan, ne alla nomina di
un suo dirigente responsabile.

La collaborazione che l'Azienda aveva av
viato con il Sistan, (anche con la presenza di
alcuni lavori indicati nel PSN 1993-95), era
esclusivamente dovuto alla solerzia e diligen
za di un dirigente dell'Amministrazione che
attualmente risulta destinato ad altro incarico.

ENTI PUBBLICI

L'attivita svolta dagli Enti Pubblici facenti
parte del Sistan, nell'anno 1994, si e mantenu
ta sui livelli dello scorso anno.

Deve essere rilevato come, in alcuni enti,
l'attivita statistica dell'ufficio trovi espressio
ne anche nell'approntamento di specifiche
pubblicazioni. Questa forma di attivita potra
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maggiormente caratterizzare il lavoro degli
uffici di statistica di questi enti, parallelamen
te all'affermarsi di una logica di sistema che
proponga la diffusione come una funzione
propria dell'ufficio di statistica e strettamen
te integrata nel processo di produzione del
dato.

Di seguito, si riportano le linee principali
dell'attivita syolta dagli uffici di statistica degli
enti che hanno trasmesso il rapporto sull'atti
vita svolta nel 1994.

Automobil Club d'ltalia

L'attivita svolta dall' Ente ha riguardato la
tenuta del Pubblico Registro Automobili
stico da cui derivano le elaborazioni stati
stiche.

La tenuta di tale Registro e organizzata su 95
uffici periferici, di cui 90 automatizzati, dislo
cati in ogni provincia, che inviano i dati da cui
si ricava il numero dei veicoli circolanti, non
che dei nuovi di fabbrica per categorie 0 par
ticolari tipologie.

Le elaborazioni effettuate vengono utilizza
te per migliorare i servizi interni ed il servizio
agli utenti.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ha partecipato alla formulazione del PSN
per gli anni 1995-97 proponendo alcune rile
vazioni ed elaborazioni, quali l'indagine sulle
risorse destinate alla ricerca scientifica e tee
nologica (condotta dall'Istituto di Studi sulla
Ricerca e sulla Documentazione Scientifica) e
quella sull'attivita di ricerca scientifica finan
ziata 0 svolta dalle Amministrazioni e dagli
Enti Pubblici.

I dati rilevati concernono gli stanziamenti
per Ricerca e Sviluppo ed il personale scien
tifico-tecnico impiegato nel settore.

Ai fini della rilevazione sono state fornite
specifiche classificazioni ed informazioni
supplementari sull'attivita svolta.
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Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Ha curato statistiche relative agli impianti
sportivi e ha raccolto dati sulle societa sporti
ve, sui tesserati e sugli operatori delle Federa
zioni Sportive Nazionali.

La raccolta dei dati sugli impianti sportivi e
stata suddivisa in due parti: aggiornamento
dell'anagrafe ed aggiornamento del censimen
to vero e proprio. La prima fase e stata avviata
agli inizi del 1995, svolgendo un cospicuo lavo
ro di raccordo nei confronti dell'Istat e del CI
SIS. E, invece, terminato e gia presentato alla
stampa, il progetto di elaborazione dei dati sui
tesserati e Ie societa nel 1993 inserito nel PSN.

ENASARCO

L'attivita espletata dall'Ente nel corso
dell'anno,oltre a quella svolta in funzione del
PSN, ha riguardato le statistiche sugli iscritti e
sulle pensioni erogate, sulle liquidazioni del
fondo Indennita Risoluzione Rapporto, sulle
Prestazioni Integrative di Previdenza, sul per
sonale dipendente e su altri aspetti concer
nenti i pensionati del Fondo stesso.

ENEA

Ha svolto studi di carattere statistico epide
miologico nel campo ambientale. In tale ambi
to ha, altresi, proseguito l'attivita concernente
la relativa Banca dati, costruita con i dati di mor
talita di fonte Istat. Le elaborazioni hanno ri
guardato dati di mortalita finalizzati a studi e ri
cerche volti alla valutazione dello stato di salute
della popolazione in relazione all'ambiente.

ENEL

L'attivita statistica ha riguardato, come per il
passato, esclusivamente il settore elettrico na
zionale. AIle elaborazioni statistiche si e affian
cata la consueta attivita di diffusione attraverso
la pubblicazione dei dati compresi nel PSN.
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E da segnalare l'avvio dell'aggiornamento
dei criteri di classificazione delle utenze al fi
ne di raccordarli con la classificazione delle
attivita economiche adottata dall'Istat a parti
re dal 1991 (ATECO 91).

Ferrovie dello Stato

Nel corso del 1994 sono state realizzate le
elaborazioni indicate nel PSN 1994-96 e so
no stati proposti lavori da inserire nel PSN
1995-97.

A livello mensile 0 trimestrale sono stati
monitorati i principali parametri, sia macroe
conomici sia del sistema dei trasporti, con
particolare riguardo ai dati ferroviari.

Durante l'anno e iniziato un processo di
riorganizzazione, ancora in corso, per infor
matizzare l'attivita svolta dall'Ufficio di Stati
stica e, soprattutto, per renderlo unico inter
locutore, verso l'esterno, in materia di diffu
sione dei dati statistici.

Istituto Nazionale
per i1 Commercio Estero

L'Ufficio di Statistica ha svolto l'attivita pre
vista nell'ambito del PSN, edizione 1994-96.

Oltre la produzione dei dati statistici ne
cessari per i fini istituzionali, ha provveduto
alla fornitura di informazioni statistiche ad
operatori italiani ed esteri.

Istituto Nazionale Assicurazione
Infortuni suI Lavoro

Ha realizzato tutte le elaborazioni statisti
che previste dal PSN per il 1994.

Le informazioni elaborate vengono utiliz
zate a fini decisionali, sia a livello centrale che
a livello periferico.

Un impulso e stato dato all'approntamento
di dati utili per studi rivolti alla prevenzione.
Tali elaborazioni sono state messe a disposi-

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1994



zione di quanti si interessano alle problemati
che infortunistiche, avvalendosi sia del sup
porto cartaceo che di quello magnetico.

Informazioni utili per l'attivita di prevenzione
sono approntate dall'INAIL anche per la tra
smissione al Servizio Sanitario Nazionale, secon
do quanta previsto dal D.P.C.M. de19/1/1986.

Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale

Sono stati portati a compimento i lavori
compresi nel PSN 1994-96.

Oltre tale attivita, e stata assicurata una fun
zione di supporto per la definizione delle li
nee strategiche dell'Istituto e delle politiche
generali del Paese in materia previdenziale.

Alla produzione di dati l'INPS ha aggiunto,
come di consueto, una funzione di diffusione
sia attraverso le sue banche dati, sia mediante
pubblicazioni periodiche, quale il bollettino
quadrimestrale.

Istituto Superiore di Sarrita

Ha partecipato alla definizione del PSN per
il 1995-97 ed ha confermato i progetti pre
sentati per il PSN 1994-96. L'Ufficio di statisti
ca ha svolto direttamente i programmi di ela
borazione relativi ad altre strutture dell'I.S.S.,
avvalendosi delle sue possibilita di accesso ai
dati statistici del S.S.N..

A consuntivo dell'attivita del 1994, relativa a
tali settori, puo essere rammentata l'analisi
della mortalita, la stima della popolazione re
sidente, l'analisi della natalita, della nati-morta
lita e delle malattie infettive. Per quanto riguar
da l'analisi della mortalita, si segnala che e pro
seguita l'attivita corrente di aggiornamento
della base-dati e di diffusione di dati aggregati.

Per quanta riguarda la stima della popolazio
ne residente, si e lavorato alia ricostruzione della
popolazione per sesso, eta, provincia e Cornu
ne di residenza relativa a tutti gli anni compresi
tra il censimento de11981 e quello del 1991.
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L'andamento della natalita e nati-mortalita
nel Paese, dal 1981 al 1991, e stato analizzato
sulla base dei dati rilevati con le schede Istat di
nascita. Lo studio e finalizzato alla predisposi
zione di un rapporto tecnico-scientifico.

Una realizzazione di rilievo e costituita dal
la messa a punto di un software interattivo
per l'interrogazione di una base di dati auto
matizzata che utilizza record Istat di natalita e
mortalita infantile.

All'attivita sopra accennata, si aggiunge la
fornitura di dati, in forma aggregata, a seguito
delle numerose richieste provenienti da uni
versita e ricercatori. Per quanta riguarda le
malattie infettive e stato avviato il nuovo siste
ma informativo per l'acquisizione on-line dei
dati relativi alle denunce obbligatorie da par
te delle U.S.L. e delle Regioni. Durante il1994
il sistema e stato sperimentato, con esiti posi
tivi, nella Regione Toscana.

ISVAP

L'attivita statistica svolta dall'Ufficio ha ri
guardato le elaborazioni dei dati desunti dagli
stati patrimoniali e dai conti economici delle
imprese di assicurazione, nonche la elabora
zione dei principali dati tecnico-patrimoniali
delle gestioni assicurative. Idonee procedure
di verifica sono predisposte sia per la fase di
acquisizione dei dati che per quella di inseri
mento nel sistema informativo.

SCAD

L'attivita dell'Ufficio di statistica, nel 1994,
ha riguardato l'analisi delle posizioni assicura
tive e contributive dei lavoratori subordinati
Coperai a tempo determinato e indetermina
to), coloni e imprenditori agricoli. Si e realiz
zato, inoltre, uno studio comparativo sui col
tivatori diretti, coloni, mezzadri e imprendi
tori a titolo principale (IATP). L'analisi ha te
nuto conto sia della frequenza dell'occupazio
ne agricola che della consistenza dei nuclei fa
miliari dei coltivatori diretti e mezzadri.
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REGIONI E PROVINCIE AUTONOME

L'attivita del settore e stata caratterizzata
dalla ripresa di una pili intensa collaborazione
tra Istat e Uffici di statistica delle Regioni che
ha prodotto buoni risultati soprattutto nel
campo della formazione del personale e
nell'esame delle materie statistiche di com
petenza nazionale e regionale.

Ad incontri collegiali si sono avvicendate
iniziative bilaterali ritenute dall'lstat di mag
giore utilita per 10 sviluppo del Sistan in am
bito locale e per il soddisfacimento di biso
gni specifici di singole regioni che comunque
possono costituire quadri di riferimento im
portanti per la creazione di rapporti con altri
organismi regionali.

I corsi di formazione tenuti in Toscana, in
Campania e nelle Marche hanno segnato, con il
concorso congiunto di risorse centrali e locali
di natura intellettuale e finanziaria tappe im
portanti per la crescita della cultura statistica.

Un evento rilevante per un concreto avvio
della collaborazione tra Regioni e Istat nell'ot
tica Sistan e stato rappresentato dalla costitu
zione in seno alla Conferenza Stato-Regioni
(secondo quanto contenuto nella relativa Deli
berazione) di un Gruppo paritetico di lavoro,
composto da 4 rappresentanti dell'lstat e da 4
rappresentanti di Regioni e Province Autono
me (Friuli Venezia Giulia, Sicilia,Toscana e Pro
vincia Autonoma di Trento) per il confronto
sulle materie di comune interesse relative
all'attivita statistica a livello centrale e regionale.

In via preliminare, il Gruppo ha segnalato
l'opportunita di formalizzare la bozza di deli-

berazione della Conferenza Stato-Regioni in
materia di Uffici di statistica delle Regioni, ai
sensi dell'art.S del D.lgs. n. 322/89, su conte
nuti della quale sussiste accordo fra i diretti in
teressati, nonche il parere favorevole della
Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.

11 Gruppo ha inoltre convenuto che, in oc
casione dell'incontro di presentazione e con
fronto del Programma statistico nazionale
verranno invitate alla riunione sia le Regioni e
Province Autonome aderenti al CISIS che
quelle che non vi avessero ancora eventual
mente aderito. A queste ultime saranno altre
si inviati i verbali delle riunioni del Gruppo al
10 scopo di accrescere l'interesse e la sensi
blita degli organi regionali alla partecipazione
all'attivita statistica di interesse pubblico.

11 Gruppo di lavoro, ha proceduto poi
all'esame di diverse questioni, assumendo
specifiche determinazioni in merito. Per mi
gliorare l'organizzazione e l'esecuzione delle
statistiche settoriali si e ritenuto di affidare ai
funzionari competenti (Istat e Regioni) l'ap
profondimento delle problematiche attinen
ti Ie statistiche del turismo, Ie statistiche agri
cole e le anagrafi comunali e il loro utilizzo ai
fini statistici.

Infine in relazione all'attivita svolta, in
particolare, per gli uffici delle regioni Pie
monte, Lombardia, Friuli V.G., Toscana e
delle province autonome di Trento e Bolza
no, si evidenzia non solo una consistente
produzione statistica in termini di pubbli
cazioni bensi anche una notevole attivita di
analisi e ricerca inerenti problemi sia eco
nomici che sociali.

Tavola 1 - Uffici di statistica secondo la presenza e la cadenza di pubblicazioni statistiche periodiche

Tipo di pubblicazione

Ente di appartenenza Nessuna Annuale Infra Annuale e Totale
annuale infra ann.

Camere di commercia ............ 19 7 39 27 92
Province .................................... 27 3 12 42
Comuni can almena

20.000 abitanti ....................... 171 11 6 37 225
Totale ............................. 217 18 48 76 359
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ORGANI A LIVELLO SUB-REGIONALE

Come rilevato per il precedente anno, gli
Uffici di statistica della rete locale limitano la
loro attivita statistica, generalmente, agli
adempimenti connessi alla attuazione del Pro
gramma statistico nazionale. La presenza di un
numero ristretto di amministrazioni che cura
elaborazioni 0 rilevazioni per autonoma deci
sione, non altera il quadro generale.

Sotto questo promo, la situazione a fine
1994 non risulta sostanzialmente modificata
rispetto al 1993.

Una novita di rilievo e costituita, pero,
dall'inserimento nel Programma statistico na
zionale 1995-97 di rilevazioni e studi proget
tuali di cui sono titolari le Camere di Com
mercio e, persino, un Comune.

Le Camere, insieme ai Comuni di maggiore
ampiezza, risultano ancora gli enti pili attivi,
essendo caratterizzati da una tradizionale
presenza di una funzione statistica autonoma.

II monitoraggio eseguito, come nel 1993,
presso gli Uffici di statistica delle Camere di
commercio, delle Province e dei Comuni
con almeno 20.000 abitanti ha riconfermato
la situazione preesistente, non facendo emer
gere particolari novita,

Anche per questa aspetto, non si riferisce in
merito aile Camere di commercio di Trento e
Bolzano che sono caratterizzate da un'attivita sta
tistica autonoma, rna non sono interessate all'at
tuazione del Programma statistico nazionale.

La partecipazione del mondo camerale alla
formulazione del PSN apre, anche per queste
Camere, una prospettiva diversa.

Degli altri 92 uffici camerali interpellati, 71
svolgono un'attivita statistica autonorna, dato
simile a quello del 1993, anna in cui se ne con
tarono 67.

Anche in ambito comunale risulta confer
mata, in sostanza, la situazione del preceden
te anno.

Presso i Comuni con almeno 50.000 abi
tanti, sono 35 su 109 quelli caratterizzati da
un'attivita statistica autonoma.

Sotto questa fascia di ampiezza demografi
ca, solo 17 uffici, dei 116 esistenti, hanno svol
to attivita al di fuori del PSN.
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Come sopra accennato, e da segnalare l'in
serimento nel Programma statistico naziona
le 1995-97 di una rilevazione di fonte comu
nale.

Anche l'attivita di diffusione, benche, in
qualche modo, sia svolta da quasi tutte le am
ministrazioni, e presente con l'appronta
mento di pubblicazioni periodiche solo in
un limitato numero di Comuni.

Occorre inoltre tener presente che, assai
spesso, l'ufficio di statistica non viene inte
ressato a questa attivita.

Nella tavola che segue, vengono riportati i
dati relativi agli uffici per i quali e stato effet
tuato il monitoraggio.

La situazione risulta sostanzialmente inva
riata rispetto al precedente anno.

Infatti, il numero complessivo di uffici atti
vi e passato da 129 a 142.

Pili frequente risulta, tutt'ora, questa attivita
presso le Camere di commercio (79%), men
tre rimane modesta la presenza (24%) presso
i Comuni monitorati.

Come rilevato nel precedente anno, l'atti
vita di pubblicazione risulta pili frequente
nei Comuni di maggiore ampiezza. Infatti,
dei 54 Uffici di Statistica comunali attivi, 45
appartengono a Comuni con almeno 50.000
abitanti.

Il numero degli uffici costituiti presso le
Province risulta ancora troppo limitato e la
loro istituzione troppo recente perche possa
dar luogo a qualche commento sull'attivita di
pubblicazione.

Camere di commercio

Gli uffici camerali hanno sempre costituito
un importante punto di riferimento per
l'informazione rivolta alle imprese.

La loro veste di organi periferici dell'Istat
ed il loro ruolo nella statistica ufficiale li ha
posti in una posizione di privilegio per svol
gere una funzione di informazione statistica
nel settore degli operatori economici.

L'attuale normativa e la riforma introdotta
con la 580/93 riconferma e potenzia questa
loro posizione.
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Sotto questo promo, assume particolare im
portanza l'estensione, a notizie di natura eco
nomica e statistica, del patrimonio informati
vo riconducibile al Registro delle imprese.

Non meno importante e l'estensione del
Registro al settore agricolo ed ai piccoli im
prenditori.

In rapporto a questa accresciuta potenzia
lira informativa, la partecipazione alla formu
lazione del PSN 1995-97, mediante l'inseri
mento di alcuni lavori di fonte camerale, pro
pone il1994 come una data importante per 10
sviluppo del Sistema.

Dal 1995, quindi, questi enti, oltre ad essere
interessati, quali organi di rilevazione od organi
intermedi, a 14 rilevazioni del Programma sta
tistico nazionale, vi contribuiranno con rileva
zioni connesse ai loro compiti istituzionali.

II fatto assume un particolare rilievo in
quanto implica il riconoscimento di "interes
se pubblico" a rilevazioni promosse da orga
ni locali.

Particolarmente significativo, al riguardo, e
l'inserimento di lavori il cui espletamento non
sempre interessa l'intero territorio nazionale,
rna resta circoscritto ad alcune regioni.

La diffusa presenza di attivita statistica non
compresa nel PSN diviene, attualmente, un
fatto assai pili rilevante che in passato.

La presenza di 71 uffici che svolgono una
attivita statistica autonoma in modo non oc
casionale costituisce una interessante pre
messa per successivi sviluppi, vista la gia di
mostrata capacita del mondo camerale di
proporsi attivamente nella predisposizione
del Programma statistico nazionale.

Una capacita che deve essere intesa in mo
do pili pieno se si considera il ruolo svolto in
alcune iniziative, quali il progetto A.S.LA. La
creazione di un archivio statistico delle im
prese attive assegna alla Camere una posizio
ne suscettibile di grandi sviluppi nel campo
delle analisi su aree 0 settori ristretti, partico
larmente in rapporto all'accresciuta poten
zialita informativa del Registro delle imprese.

Un'attivita autonoma, come gia nel 1993, la
si riscontra con maggiore frequenza nell'Italia
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centrale (18 uffici su 20) e nel settentrione (34
su 38) seguiti dal meridione (19 su 34).

L'attivita di diffusione risulta molto fre
quente; inoltre, 3 Camere di commercio han
no comunicato di aver istituito un apposito
ufficio di collegamento con l'utenza ai sensi
dell'art. 10 del D.lgs. n. 322/89.

L'approntamento di pubblicazioni statisti
che periodiche non risulta essere ancora un
fatto generalizzato.

Dei 73 uffici che curano questa forma di dif
fusione 32 (44%) sono collocati al Nord, 17
(23%) al Centro e 24 (33%) al Sud.

Le pubblicazioni pili diffuse sono quelle
con cadenza inferiore all'anno, curate da 55
uffici, mentre 14 sono gli Uffici di statistica
che pubblicano un annuario statistico. Altre
pubblicazioni a cadenza annuale sono edite
in 20 province.

Province

La partecipazione di questi enti all'attuazio
ne del PSN e limitata a 9 rilevazioni.

II ruolo svolto dalle Province non include
compiti di coordinamento 0 di assistenza ad
altri organi locali.

La loro attivita nell'ambito del Programma
statistico nazionale e, pertanto, limitata alla ri
levazione dei dati e alla loro trasmissione
all'organo centrale che l'ha disposta.

Dei 42 uffici di statistica sinora costituiti ai
sensi del D.lgs. n. 322/89, sono 25 quelli che,
nel1994, hanno dichiarato di svolgere, oltre ai
compiti previsti dal PSN, un'attivita statistica
autonoma; di essi, 17 sono situati al Nord e 5 al
Centro.

Nel Mezzogiorno, su 14 Uffici di statisti
ca esistenti, solo 3 svolgono un'attivita auto
noma.

La situazione appare la diretta conseguenza
della recente istituzione di questi uffici e trova
un ulteriore riscontro nel fatto che 17 Uffici
di statistica sui 42 rilevati, hanno dichiarato di
espletare prevalentemente attivita non stati
stica. II fatto che in 25 uffici la funzione stati-
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stica risulti prevalente (21) 0 esclusiva (4) non
basta a rifiutare una ipotesi di diffusa disatten
zione, malgrado l'importanza che l'informa
zione statistica dovrebbe avere in rapporto
alle funzioni istituzionali di questi enti.

La predisposizione di pubblicazioni stati
stiche a carattere periodico e presente pres
so 15 uffici: 8 situati al Nord, 5 al Centro e 2
nel Meridione.

Dei 15 uffici attivi in questa campo, 12 cu
rano pubblicazioni sia annuali sia a cadenza
inferiore.

L' attivita pubblicistica comprende la pre
disposizione di pubblicazioni annuali da par
te di 13 uffici, di cui 2 costituite da annuari sta
tistici.

I periodici a cadenza piu breve sono editi
da 10 uffici, di cui uno solo cura un bollettino
mensile.

Comuni

L'importanza dei Comuni nell'attivita stati
stica nazionale e strettamente legata alla loro
ampiezza demografica.

Un primo motivo e dato dalla distribuzio
ne della popolazione residente, che risulta in
sediata per oltre il 50% nei 461 Comuni con
20.000 abitanti 0 pill. Un secondo motivo e
dato dalla diversa partecipazione dei Comuni
alle rilevazioni campionarie di maggiore im
portanza (forze di lavoro, consumi delle fa
miglie, ecc.). Infatti, mentre tutti i comuni di
detta fascia demografica vi partecipano con
continuita, i Comuni pili piccoli vi sono inte
ressati a rotazione.

Anche la rilevazione dei prezzi, utilizzata
per il calcolo delle variazioni del costa della
vita, non interessa tutti i comuni, rna solo
quelli capoluogo.

Pili particolarmente, delle 48 rilevazioni
cui le amministrazioni comunali sono chia
mate a rispondere, solo 19 interessano tutti i
Comuni.

Le altre rilevazioni coinvolgono solo comu
ni rispondenti a determinate caratteristiche
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(ad es. Comuni rivieraschi) 0 in cui siano pre
senti talune attivita (ad es. macelli pubblici),

Queste considerazioni hanno una duplice
valenza: per un verso, ridimensionano le ri
sorse da impegnare, per altro verso, restrin
gono il campo dei fenomeni la cui rilevazione
e suscettibile di utilizzazione da parte della
stessa amministrazione comunale.

Si deve rijevare, ancora, che la impossibi
lita di utilizzazione dei dati rilevati incontra al
tri fattori limitativi:

a) la significativita delle rilevazioni campio
narie, che e assicurata solo a livello regionale;

b) la disaggregazione dei dati elaborati " al
centro", che di rado scende sotto il livello
provinciale.

Lo sviluppo della funzione statistica presso
i Comuni e, pili in generale, presso gli enti 10
cali richiede, oltre alla crescita di una cultura
specifica, la rimozione degli ostacoli normati
vi esistenti e una attivita di promozione atten
ta al soddisfacimento delle esigenze informa
tive delle amministrazioni locali.

L'evoluzione del Sistema locale necessita di
una possibilita di utilizzazione immediata dei
dati rilevati edell' approntamento di proget
ti finalizzati alle esigenze dell'informazione
locale.

Come i dati di seguito riportati mostrano,
le attuali capacita di autonoma iniziativa sono
circoscritte ai Comuni di maggiore rilevanza.

Occorre, pertanto, attuare un'azione diffe
renziata che solleciti le capacita esistenti e sti
moli la crescita di professionalita la dove que
ste sono carenti.

Perche cio sia, I' attivita di formazione deve
essere intensificata, rna, soprattutto, connessa
all'esercizio effettivo della funzione statistica.

Un primo passo deve essere il coinvolgi
mento degli Uffici di statistica nelle rilevazio
ni comprese nel PSN, almeno quali garanti
della tempestivita ed accuratezza delle rileva
zioni.

Un altro momenta puo essere 10 sviluppo
di quei progetti, sopra accennati, in grado di
soddisfare esigenze informative proprie del
le amministrazioni locali.
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Nel 1994, dei 225 Comuni monitorati, solo
52 hanno dichiarato di svolgere un'attivita sta
tistica non in esecuzione del Programma sta
tistico nazionale.

II dato riconferma quanto rilevato per il
1993, che fece registrare 47 risposte afferrna
tive.

I Comuni con almeno 100.000 abitanti so
no quelli pili attivi (25 su 44), mentre pochi
(10 su 65) sono quelli compresi tra i 50.000 ed
i 100.000 abitanti. Solo 17, dei 116 Comuni rni
nori, hanno dichiarato di svolgere un'attivita
statistica autonoma.

Anche l'esame territoriale riconferma la si
tuazione rilevata l'anno precedente. Le lievi
variazioni riscontrabili non possono essere
intese come segno di una qualche tendenza,
rna vanno interpretate come conseguenza
della precarieta di tali iniziative, troppo legate
a intendimenti personali, pili che a scelte del
le amministrazioni.

L'Italia settentrionale si riconferma in netta
prevalenza accogliendo 31 dei 52 uffici che
hanno dichiarato di svolgere un'attivita stati
stica autonoma. Al Centro competono 11 uf
fici, mentre sono 10 quelli situati al Meridione.

II rapporto tra uffici attivi e Uffici di stati
stica esistenti vede un ancor pili netto vantag
gio del Nord (31 su 67) rispetto all'Italia cen
trale (11 su 52) ed a quella meridionale (10 su
106).

Anche Ie pubblicazioni a carattere statisti
co risultano pili frequenti nei grandi Comuni
e nelle regioni settentrionali.

Dei 54 Uffici di statistica che curano pub
blicazioni a carattere periodico 25 apparten
gono a Comuni con almeno 100.000 abitanti,
mentre 20 sono di Comuni con popolazione
compresa tra i 50.000 e i 100.000 abitanti.

L'Italia del Nord e presente con 34 uffici, il
Centro con 9 ed il Sud con 11.

Nel complesso dei 225 uffici comunali in
terpellati, sono 43 quelli che hanno curato
pubblicazioni con cadenza inferiore all'anno
(di cui 19 bollettini mensili) e 48 gli uffici tito
lari di pubblicazioni annuali (di cui 29 annuari
statistici) .
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L'attivita risulta decrescere diminuendo
l'ampiezza demografica del Comune.

Infatti, dei 19 bollettini mensili, ben 11 so
no editi dai Comuni con almeno 100.000 abi
tanti e solo 3 da quelli con popolazione infe
riore ai 50.000.

Analogamente, 18 annuari statistici su 29
sono pubblicati dai Comuni di maggiore am
piezza.

Coordinamento territoriale

II coordinamento del Sistema suI territorio
interessa pili organi del Sistan: Uffici Regionali
Istat, Prefetture e Camere di Commercio.

L'attivita di coordinarnento si rivolge sia
all'attivita statistica sia agli aspetti organizzativi.

Nel primo ambito operano tutti gli organi
sopra menzionati, che provvedono a dare assi
stenza agli enti interessati aIle rilevazioni com
prese nel PSN e ad una prima verifica dei dati.

Questa assistenza tecnica e, prevalente
mente, assicurata dagli Uffici regionali
dell'Istat con la collaborazione degli Uffici di
statistica delle Camere di commercio. Gli uf
fici prefettizi, sinora, hanno svolto un ruolo
circoscritto, essenzialmente, aIle statistiche
demografiche.

L'aggiornamento delle modalita di rileva
zione di alcune indagini comprese nel PSN
comporta, ogni anno, un'attivita di istruzione
agli organi periferici a cui il coordinamento
territoriale provvede secondo Ie specifiche
competenze di ciascun organo.

Nel corso del 1994 gli Uffici dell'Istat sono
stati impegnati in attivita di formazione ed
istruzione dei responsabili comunali della ri
levazione sulle Forze di Lavoro, della Indagine
multiscopo, della rilevazione dell'attivita edi
lizia e delle opere pubbliche.

Gli Uffici periferici dell'Istat hanno, altre
S1, curato il controllo dell'attivita suI campo
delle rilevazioni sopra citate, la raccolta, la
revisione e l'elaborazione dei dati suI movi
mento della popolazione residente e pre
sente nei Comuni, nonche l'intervento, per
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chiarimenti e solleciti, presso le unita ri
spondenti interessate alle indagini compre
se nel PSN.

Come sopra detto, questa attivita e stata
svolta, dagli Uffici regionali dell'Istat in stretta
integrazione can gli altri organi locali del Si
stan. Particolarmente efficace, per le indagini
sulle famiglie, e risultata, la collaborazione de
gli uffici statistici camerali. L'azione delle Pre
fetture, viceversa, e stata volta soprattutto ad
iniziative di assistenza e sollecito dei Comuni
inadempienti.

In questa campo, nel corso del 1994, si e
registrata una interessante novita.

Nell'ambito di alcuni Gruppi di lavoro del
le Prefetture, sana stati messi a punta ed at
tuati programmi di sensibilizzazione ed istru
zione volti al miglioramento delle rilevazioni,
affidate ai Comuni, particolarmente carenti. II
fatto merita di essere segnalato perche costi
tuisce un mutamento importante dei rappor
ti tra Prefetture e Camere di commercia in
materia di coordinamento locale.

In merito allo sviluppo della rete, alle sern
plici sollecitazioni per la istituzione degli Uf
fici di statistica, si sana aggiunte riunioni mi
rate a ricercare le soluzioni organizzative
possibili.

Naturalmente, tale attivita ha risentito
dell'epoca di emanazione della circolare
n.1/Sistan (agosto 1994) in quanta solo a par
tire dal mese di settembre se ne sana potuti
illustrare i contenuti agli organi di coordina
menta e proporre agli stessi un programma
di lavoro attento anche all'attivazione degli uf
fici costituiti.

L'azione dei Gruppi, tuttavia, si era gia orien
tata, in certa misura, nel sensa auspicato attra
verso riunioni mirate sia a sensibilizzare Ie am
ministrazioni, sia a promuovere attivita in cui
inserire gli Uffici di statistica dei Comuni.

Una certa attenzione, a tale scopo, e stata
rivolta, in alcune province, all'attivita di diffu
sione attraverso pubblicazioni.

II programma predisposto potra trovare
piena e sistematica applicazione soltanto nel
corso del 1995, dopa che siano stati concor-
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dati can il Ministero dell'Interno un piano vin
colante di interventi ed il relativo calendario.

Positivamente si deve valutare, tuttavia, il
fatto che i Gruppi, sia pure secondo intendi
menti soggettivi, abbiano rivolto la loro atti
vita alla sollecitazione ed attivazione degli uf
fici.

Sino al mese di settembre, ciascun Grup
po ha definito la propria azione sulla base
delle indicazioni date l'anno precedente, ade
guandole in rapporto alle problematiche 10
cali, alla tipalogia degli enti da contattare ed
alla disponibilita di risorse.

L'attivazione degli Uffici di statistica neo-co
stituiti rappresenta ormai un obiettivo assolu
tamente prioritario. Una disattenzione su que
sta punta non potra non compromettere la
credibilita dell'intero disegno a livello locale.

Cia se si lascera che l'istituzione dei nuovi
uffici resti un fatto puramente formale.

Un'azione efficace presuppone un forte
impegno degli organi di coordinamento che
devono essere posti in grado di assicurare la
necessaria azione di addestramento degli Uf
fici di statistica locali.

La creazione di un corpo di formatori a li
vella regionale e provinciale, la cui prepara
zione sia rapportata agli interventi lora ri
chiesti, appare uno strumento irrinunciabile
per far fronte, can la necessaria ternpestivita,
alle esigenze paste dalla costruzione della re
te locale.

La definizione del ruolo dell'informazione
locale (sia in termini di produzione che di dif
fusione) e del conseguente ruolo degli Uffici di
statistica e il punta di riferimento per prospet
tare ogni forma di intervento del coordina
menta locale e valutare i fabbisogni formativi.

Solo 10 svolgimento di un'attivita "di routi
ne", non occasionale, puo garantire l'affermar
si degli uffici di statistica e proiettarli in un ruo
10 di maggiore rilievo. La diffusione e I' avvio di
progetti speciali puo favorirne l'affermazione
evitando quelle resistenze interne che, come si
e avuto modo di rilevare, si manifestano inevi
tabilmente verso chi si proponga solo in veste
di controllore dell'operata di altri uffici.
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ELENCO LAVORI SVOLTI PER AREA

LEGENDA DELLE CARATTERISTICHE PRESENTI NELLA LISTA DEI LAVORl

Codice: il codice e alfanumerico a 6 caratteri, i primi tre (alfabetici) corrispondono alIa sigla
attribuita a ciascun Ente 0, nel caso i lavori Istat, al codice della struttura preposta al la
voro.

Lavori: denominazione del lavoro

Fonte dei dati:

A - amministrativa
I imprese
P persone fisiche
S istituzioni

Tipo di rilevazione:

T - totale
P - parziale
C - campionaria

Organi intermedi di rilevazione:

APT - Azienda di produzione turistica
ARA - Assessorato regionale all'agricoltura
CAM - Camere di commercio
CAP - Capitanerie di porto
CMI - Comunita di alloggio per minori
COM - Comune
CON - Consorzio nazionale meccanizzazione agricola (Conama)
DAP - Direzioni aereo-portuali
DOG - Dogana
ETP - Ente provinciale per il turismo
IPP - Istituti di prevenzione e di pena
IRF - Ispettorato ripartimentale foreste
ISR - Ispettorati provinciali e regionali del lavoro
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MIN
OPA
PRE
PRO
PSR
QUE
REG
UCC
UMS
UPC
UPL
UPS
USL
YEP

- Ministero
- Organo provinciale per I'agricoltura
- Prefettura
- Provincia
- Provveditorato agli studi
- Questura
- Regione
- Ufficio comunale censimento
- Ufficio giudiziario
- Uffici minerari statali periferici
- Uffici provinciali dellavoro e della massima occupazione
- Ufficio di statistica presso le Camere di commercio
- Unita sanitarie locali
- Vari Enti pubblici

Pertodicita:

CON - continua
SET - settimanale
DEC - decadale
MEN - mensile
BIM - bimestrale
TRM - trimestrale
QRM - quadrimestrale
SEM - semestrale
ANN - annuale
BIA - biennale
DCA - decennale
PLU - pluriennale
ALT - altra
OCC - occasionale

Banca dati:

SI - se i dati sono immessi nella banca dati dell'Istat.

AVVERTENZE: L'asterisco dopo il codice indica un lavoro non previsto nel Programma Sta
tistico Nazionale (PSN).
La voce "Altri lavori Istat" comprende lavori previsti nel piano di attivita in
terno, rna non riportati ne1 PSN.
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AREA CENSIMENTI

Codice

Fonte: Istat

CEN 029 *
CEN 030 *
CEN 033 *
CEN 035
CEN 037 *

CEN 046 *

CEN 051 *
CEN 052 *
CEN 054 *
CEN 057 *
CEN 064 *

CEN 066 *

SME 012 *

SME 014 *

SME 015 *

SME 020 *

CEN 019

CEN 020

CEN 025

CEN 007

RSP 004

LAVORI

STUDI PROGETTUALI

Monografie su alcuni aspetti delle imprese
Monografie su aspetti particolari delle istituzioni
Archivio geografico informatizzato
Sistemi locali del lavoro
Italia censimenti: tendenza di cambiamento della
societa italiana
Progettazione del sistema di controllo del 7°
censimento dell'industria e dei servizi ed ana
lisi dei risultati
Costruzione di un archivio delle istituzioni
Stradario nazionale informatizzato
Sistema informativo dei dati censuari
Individuazione dei collegi elettorali
Prodotti software per archivi di macrodati sta
tistici
Indicatori socio-demografici per la classificazio
ne dei comuni
Progettazione del sistema di controllo del 13°
censimento della popolazione e delle abitazioni
ed analisi dei risultati
Indagine di copertura del 13° censimento della
popolazione e delle abitazioni
Indagine sulla qualita dei dati del 13° censimento
della popolazione
Progettazione del campione anticipatorio e di
file per uso pubblico dai dati del 13° censimen
to della popolazione e delle abitazioni

ELABORAZIONI

Studi e analisi dei risultati del 13° censimento
generalc della popolazione e delle abitazioni
Studi e analisi dei risultati del 7° censimento
generale dell'industria e dei servizi - Imprese
Studi e analisi dei risultati del 7° censimento
generale dell' industria e dei servizi - Istiruzioni

ALTRI LAVORI

Variazioni territoriali e di nome nelle circoscri
zioni arnministrative, calcolo delle nuove super
fici, rideterminazione della popolazione legale,
calcolo annuale della superficie dei comuni
Controlli di qualita del 4° censimento generale
dell'agricoltura

Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

occ

occ

occ

ann

occ
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AREA DEMOGRAFICA

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

Fonte: Istat

STUD! PROGETTUALI

DEM 050 Stima retrospettiva della popolazione residente
per provincia nel periodo 1981-1991

DEM 053 * L'immigrazione straniera in Italia: analisi tipo-
logica e dinamica evolutiva

DEM 054 Eventi di stato civile verificatisi in Italia nel
triennio 1986-1988 relativi a cittadini stranieri
in Italia

DEM 055 * Popolazione residente per sesso, eta e regione
al 10 gennaio

DEM 056 * Progetto Istatel
RAD 022 • Osservatario della fecondita
RAD 023 * Analisi della rnortalita
RAD 024 * Previsioni delle famiglie

RILEVAZIONI

DEM 001 Nascite A T PRE men
DEM 002 Matrimoni A T PRE men
DEM 003 Marti oltre il 10 anno di vita e morti nel 10

anna di vita A T PRE men
DEM 004 Movimento naturale della popolazione presente

mensile (indagine rapida) A T PRE men
DEM 005 Iscrizioni e cancellazione anagrafiche per tra-

sferimento di residenza A T PRE men
DEM 006 Movimento e calcolo della popolazione resi-

dente mensile (indagine rapida) A T PRE men si
DEM 007 Movimento e calcolo della popolazione resi-

dente annuale A T PRE ann si
DEM 034 Movimento e calcolo della popolazione stranie-

ra residente annuale A T PRE ann
DEM 040 Popolazione residente comunale per sesso, anno

di nascita e stato civile A T ann
DEM 044 Mortalita differenziale secondo l'ambiente so-

ciale (indagine di tipo trasversale) A T occ

ELABORAZIONI

DEM 052 Dati relativi alia prima rilevazione degli italiani
all'estero occ

RAD 026 Previsioni demografiche regionali occ
RAD 027 Tavole di mortalita della popolazione italiana ann
RAD 028 Tavole di rnortalita della popolazione italiana

per regione ann
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Segue: Area demografica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

Fonte: Ministero della Difesa

ELABORAZIONI

MID 003
MID 008

Statistica della leva
Deceduti nelle forze armate italiane

ann
ann

Fonte: Ministero dell'Interno

RILEVAZIONI

INT 014

INT 018

Presenza stranieri in Italia con permesso
di soggiorno

ELABORAZIONI

Concessione cittadinanza italiana

A T set

ann
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AREA SOCIALE

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita I3anca
dati

Fonte: Istat

SANITA

STUDI PROGETTUALI

SNT 014 * Qualita della codifica delle cause di morte
SNT 015 * Individuazione degli istituti di cura mancanti

nella rilevazione relativa per raggiungere la
piena copertura del campo di osservazione

RILEVAZIONI

SNT 003 Notifiche di malattie infettive A T USL ann
SNT 005 Dimessi dagli istituti di cura A C REG ann
SNT 006 Ammissioni nei servizi psichiatrici degli

ospedali generali A T USL ann
SNT 007 Dimesse dagli istituti di cura per aborto

spontaneo A T REG ann
SNT 008 Interruzioni volontarie della gravidanza A T REG ann
SNT 009 * Notifiche di malattie infettive Cindagine rapida) A T REG men
SNT 010 * Dimessi dagli istituti di cura (indagine rapida) A T men
SNT 011 * Dimesse dagli istituti di cura per aborto

spontaneo (indaginc rapida) A T men
SNT 012 " Interruzione volontaria della gravidanza

(indagine rapida) A T REG men

ELABORAZIONI

SNT 001 Cause di natimortalita ann
SNT 002 Cause di morte men
SNT 004 Struttura ed attivita degli istituti di cura ann

ALTRI LAVORI

SNT 013 Edizione italiana della decima revisione della
classificazione statistica internazionale
delle malattie dca

Fonte: Ministero della Difesa

ELABORAZIONI

MID 004
MID 005

90

Infortunati nclle Forze arm ate italiane
Fenomeno della tossicodipendenza in
ambito militare

ann

sem
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Segue: Area sociale

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicira Banca
dati

Fonte: Ministero dell'Interno

RILEVAZIONI

INT 008 Tossicodipendenti in trattamento presso
i servizi sanitari pubblici e Ie strutture
socio-riabilitative A T PRE trm

ELABORAZIONI

INT 017 Casi di decesso per assunzione di
stupefacenti sem

Fonte: Ministero della Sanitii

RILEVAZIONI

SAN 001 Attivita gestionale ed economica delle
U.S.L., personale dipendente A T ann si

SAN 002 Attivita gestionale ed economica delle
U.S.L.- Medicina di base A T ann si

SAN 004 Attivita gestionale ed economica delle
U.S.L.- Presidi sanitari A T USL alt si

SAN 006 Auivita gestionale cd economica delle
U.S.L.- Rilevazione degli istituti di cura
(personale dipendente) A T USL ann si

SAN 007 Attivita gestionale ed economica delle
U.S.L.- Rilevazione degli istituti di cura
(attivita degli istituti) A T USL men si

SAN 008 Attivita Gestionale ed Economica delle
U.S.L.- Rilevazione degli istituti di cura
(caratteristiche strutturali) A T USL ann si

SAN 009 Rendiconti delle U.S.L. A T trm si
SAN 010 Attivita gestionale ed economica delle

U.S.L.- Grandi apparecchiature A T alt si
SAN 012 Utenza e attivita dei servizi pubblici per

Ie tossicodipendenze (S.E.R.T.) A T ann
SAN 013 Qualita delle acque di balneazione A C bim
SAN 015 Assistenza sanitaria erogata in applicazione

dei regolamenti CEE di sicurezza sociale A P set
SAN 016 Controllo alimenti c bevande A T ann si

Fonte: INAIL

ELABORAZIONI

IAI 004 Attivita ambulatoriali ann

Fonte: INPS

ELABORAZIONI

IPS 020 Statistichc dei certificati individuali di diagnosi
per indennita di malattia sem
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Segue: Area sociale

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodtcita Danca
dati

Fonte: Istituto Superiore di Sanitii

ISS 003
ISS 004
ISS 005
ISS 006
ISS 007

ISS 009

ISS 001
ISS 002

RILEVAZIONI

Sistema di sorveglianza dei tassi di vaccinazione A P ann
Registro Nazionale AIDS P T con
Rilevazione delle coagulopatie congenite A T ann
Rilevazione dei casi di epatite virale acuta A P set
Rilevazione nazionale dei casi di ipotiroidismo
congenito A T con si
Indagine sulla distrihuzione dei campi elettro-
magnetici prodotti dalle emirrcnti radiotelevisi-
ve suI territorio nazionale, in rapporto a possi-
bili effetti sulla salute umana I-S T si

ELABORAZIONI

Analisi della mortalita per causa ann si
Analisi della natalita, della natimorralita e della
mortal ita infantile ann si

ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE

Fonte: Istat

RILEVAZIONI

RSO 001
RSO 002

RSO 003

RSO 004
RSO 005
RSO 006

RSO 015

Trattamenti pensionistici
Assistenza sociale erogata dalle Amministrazio
ni provinciaIi
Istituti provinciali di assistcnza all'infanzia
(IPAl)
Presidi residenziali socio-assistenziali
Colonie e campeggi estivi per minori
Asili nido

ELABORAZIONI

Persone protette, prestazioni e beneficiari degli
Enti previdenziali

A

A

A
A
A
A

T

T

T
T
T
T

ann

ann

PRO ann
UPS ann
UPS ann
UPS ann

ann

Fonte: Ministero dell'Interno

RILEVAZIONI

INT 009

INT 011

92

Censimemo servizi sanitari pubblici e strutture
socio-riahilitative
Monitoraggio sull'applicazione dellart. 75
(sanzioni amministrative) T.U. leggi in
materia di droga d.P.R. 309/90

A

A

T

T

PRE

PRE men
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Segue: Area sociale

Codice

INT 033

LAVORI

ELABORAZIONI

Iniziativc per la tutela dei minori a rischio
di coinvolgimento in attivita criminose,
eragazione dei contributi

Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

ann

Fonte: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale

RILEVAZIONI

LPS 012 Attivita previdenziale degli enti vigilati S P ann

Fonte: ENASARCO

ELABORAZIONI

EAR 001
EAR 002
EAR 003

EAR 004

Fonte: INAIL

IAI 001

IAI 003

IAI OOR

Fonte: INPS

IPS 001
IPS 002
IPS 003

IPS 004

IPS 005
IPS 006

IPS 007
IPS 008
IPS 009

Statistiche delle pensioni ENASARCO
Statistiche degli iscritti ENASARCO
Prestazioni integrative di previdenza agli iscritti
ENASARCO
Liquidazione del fondo indennita risoluzione rap
porto agenti e rappresentanti di commercia

ELABORAZIONI

Denunce e definizioni degli infortuni sui lavora
e delle malattie prafessionali
Rendite per infortunio sui lavora e per
malattia prafessionale
Infortuni sui lavoro. modalita
di accadimento e tipo di conseguenza

Statistiche generali delle pensioni
Statistiche sui redditi dei pensionati
Ore autorizzate per trattamenti di
integrazione salariale, settori non agricoli
Interventi straordinari di integrazione
salariale ai lavoratori sospesi, can pagamento
diretto da parte dell'INPS
Integrazioni salariali operai agricoli
Domande di prestazione nell'assicurazione
contra la disoccupazione involontaria,
settori non agricoli
Trattamenti di disoccupazione, settore agricola
Assegni al nueleo familiare
Prestazione dell'assicurazione contra la
tubercolosi

ann
ann

ann

ann

ann

ann

ann

ann si
ann

men

ann
ann

men
ann
sem

men
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Segue: Area sociale

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

IPS 010 Prestazioni economiche di malattia e
maternita, settore agricolo ann

IPS 011 Domande di integrazione salariale e lavoratori
interessati - Settori non agricoli ann

IPS 017 Lavoratori iscritti aile gestioni pensionistiche
degli artigiani e dei commercianti ann si

IPS 021 Analisi territoriale delle caratteristiche struttura-
Ii ed evolutive della popolazione dei pensionati
INPS; ricerca a livello territoriale delle correla-
zioni con Ie principali variabili economiche e
sociali

Fonte: SCAD

RlLEVAZlONl

lCA 001 Posizioni assicurative e contributive dei lavora-
tori dipendenti subordinati ed autonomi A T ann

GIUSTIZIA

Fonte: Istat

STUD! PROGETTUALI

GIU 037

GlU 038 *

I minorenni e la giustizia ed altri apetti della
condizione minorile
Attuazione di un sistema informativo integrato
nazionale nel campo della giustizia penale e
civile

RlLEVAZIONl

Materia civile

GIU 001 Movimento dei procedimenti civili A T
GIU 003 Procedimenti di cognizione ordinaria esauriti

con sentenza: schede individuali A T
GIU 004 Separazione personale dei coniugi: scheda per

procedimento esaurito A T
GIU 005 Scioglimento dei matrimoni: scheda per

procedimento esaurito A T
GIU 006 Procedimenti esauriti in materia di lavoro A T
GIU 007 Provvedimenti di esecuzione: schede individuali A T
GIU 008 Movimento dei procedimenti suI contenzioso

amministrativo ordinario A T
GIU 009 Movimento dei procedimenti suI contenzioso

amministrativo della Corte dei Conti A T
GIU 010 Fallimenti dichiarati: schede individuali A T
GIU 011 Fallimenti chiusi: schede individuali A T
GIU 012 Statistica dei protesti A T

94

UGI trm

UGI ann

UGI trm

UGI trm
UGI ann
UGI ann

men

men
men
men

UPS men
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Segue: Area sociale

Codice

GIU 013

GIU 014

LAVORI

Concordati preventivi, amministrazioni
controllate, liquidazioni coatte amministrative
Attivita notarile

Materia penale

Fonte

A
A

Tipo

T
T

Organi Periodicita Banca
dati

ann
trm

GIU 015

GIU 016

GIU 017

GIU 018
GIU 019

GIU 020
GIU 029
GIU 030

GIU 031

GIU 032

Movimento dei procedimenti penali presso la
Magistratura ordinaria A
Delitti denunciati per i quali l'A.G. ha iniziato
l'azione penale A
Imputati per delitto giudicati con provvedimen-
to irrevocabile A
Minorenni denunciati per delitto A
Delittuosita denunciata all'A.G. dalla Polizia,
dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza A
Suicidi e tentativi di suicidio A
Attivita dci tribunali della liberta A
Movimento dei procedimenti penali presso la
magistratura militare A
Delitti denunciati all'A.G. militare per i quali
e stata iniziata l'azione pcnale A
Imputati militari giudicati dalla magistratura
militare con provvedimento irrevocabile A

Materia penitenziaria

T

T

T
T

T
T
T

T

T

T

PRE
QUE

trm

men

men
men

men
men
men

men

men

men

GIU 021
GIU 022

GIU 023

GIU 024

GIU 025

GIU 035

GIU 026

GIU 027

Movimento dei detenuti e degli internati
Entrati dallo stato di liberta negli Istituti di
prevenzione e di pena
Lavoro dei detenuti e degli internati e notizie
di vita carceraria
Notizie relative all'attivita dci Tribunali di
sorveglianza
Giudicati con sentenza irrevocabile durante la
custodia cautelare
Notizie relative all'attivita degli uffici di
sorveglianza

Interventi in materia minorile

Movimento dei soggetti a provvedimenti
amministrativi e civili dell'Autorita
giudiziaria minorile
Minorenni soggetti a provvedimenti
amministrativi e civili dell'Autorita giudiziaria
minorile

A

A

A

A

A

A

A

A

T

T

T

T

T

T

T

T

MIN

MIN

IPP

MIN

CMI

CMI

men

ann

sem

sem

ann

sem

men

ann

Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia

RILEVAZIONI

MGG 003 Rilevazione dci procedimenti instaurati e
dei provvedimenti restrittivi nei confronti
dei tossicodipendenti A T YEP bim
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Segue: Area sociale

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

MGG 004 Rilevazione sull'applicazione delle misure
di prevenzione personale e patrimoniale
(ex L. 646 del 1982 e succ; mod. - stampo
mafioso -) A T VEl' bim

MGG 005 Rilevazione dei provvedimenti di archivia-
zione e dci riti alternativi introdotti con
il nuovo rito processuale pena!e A T VEl' dec

MGG 006 Rilevazione delle prescrizioni di reati veri-
ficatesi nel corso dei procedimenti penali A T VEl' b irn

MGG 007 Rilevazione dei procedimenti penali
pendenti per dclitti relativi alle frodi nelle
sovvenzioni comunitarie A T VEl' bim

MGG 008 Rilevazione dei procedimenti penali pen-
denti per fatti di criminalita collegata
all'informatica A T VEP bim

MGG 009 Rilevazione dei casi di aborto di mino-
renni e interdette e sui procedimenti
penali per violazione della L. 194/78
"Norme per la tutela sociaIe della mater-
nita e sulla interruzione volontaria della
gravidanza" (ex art. 16 Legge medesima)
per la relazione al Parlamento A T VEl' alt

MGG 010 Rilevazione dei procedimenti penali pen-
denti per delitti commessi per finalita di
terrorismo e di eversione dell'ordine
democratico A T VEP bim

MGG 011 Rilevazione dei procedimenti penali pen-
denti per delitti di criminalita organizzata
di stampo mafioso A T VEP b i m

MGG 013 Rilevazione dei casi di sospensione del
processo e messa alla prova (dPR 448/88
- art. 28 Nuovo codice di procedura

penale minorile) A T VEP con
MGG 017 Evasi dagli Istitituti penitenziari S T ann
MGG 018 Detenuti lavoranti S T sem
MGG 019 Ospedali psichiatrici giudiziari S T ann
MGG 022 Detenuti tossicodipendenti: misure alternative;

entrati, presenti, in trattamento metadonico S T sem
MGG 026 Detenuti presenti ristretti per reati contro il

d.P.R. 309/90 S T ann
MGG 027 Stranieri entrati S T ann
MGG 028 Bambini conviventi con madri detenute S T ann
MGG 029 Attivita dei centri di servizio sociale per adulti S T ann
MGG 030 Asilo nido funzionanti S T ann
MGG 031 Esperti utilizzati ex art. 80 L. 385/75 S T ann
MGG 032 Detenuti presenti affetti da HIV S T sem
MGG 033 Mancati rientri negli Istituti S T ann
MGG 035 Rilevazione dati e informazioni sui minori che

fanno uso di droghe a carico dei quali e adotta-
to provvedimento penale da parte dell'Autorita
giudiziaria A T con

MGG 036 Screening HIV S T sem

ELABORAZIONI

MGG 014 Parametri fisici ed economici sulla condizione
carceraria ann
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area sociale

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

MGG 015
MGG 034
MGG 037

Atti di aggressione negli Istituti penitenziari
Applicazione dell'art. 14/6 L. 354/75
Manifestazioni di protesta negli Istituti penitenziari

ann
ann
ann

Fonte: Ministero dell'Interno

RILEVAZIONI

INT 004

INT 013

INT 015

INT 030

Andamento delle procedure di rilascio di
immobili ad uso abitativo e contratti di
compravendita e locazione immobili ad
uso abitativo
Attivira delle forze di Polizia nel settore
degli stupefacenti
Delitti denunziati all'autorita giudiziaria da
parte della P.S., Carabinieri e Guardia di
Pinanza

ELABORAZIONI

Ricorsi straordinari inoltrati al Capo della
Stato avverso il decreto del M. 1. di deci
sione di ricorsi gerarchici prodotti da
minorati civili per mancata 0 negata con
cessione delle provvidenze di legge

A

A

A

T

T

T

PRE

QUE

men

con

men

trm

Fonte: Istat

PFC 035 *

PFC 044 *
PPC 045
PPC 051

PPC 054 *
PPC 061 *

ISTRUZIONE

STUDI PROGETTUALI

Ristrutturazione delle statistiche sulle scuole
elementari
Rapporto istituzione-lavoro
La selezione scolastica nelle scuole superiori
Armonizzazione e integrazione delle metodolo
gie di rilevazione relative a formazione profes
sionale
Integrazione delle fonti sui settore istruzione
Utilizzatori dell'istruzione (indagine pilota)

RILEVAZIONI

PPC 001
PPC 002
PPC 003 *
PPC 004
PPC 005
PPC 006 *
PPC 007
PPC 009

Scuole materne
Scuole elementari
Scuole materne ed elementari (dati sommari)
Scuole speciali per minorati
Scuole medie
Scuole me die (dati sommari)
Scuole secondarie superiori
Istruzione artistica e musicale

A
A
A
A
A
A
A
A

T
T
T
T
T
T
T
T

PRS ann
PRS ann
MIN ann
PRS ann
PRS ann
PRS ann
PRS ann

ann
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L'ATTIVITA. E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Segue: Area sociale

Codice

PFC 010
PFC 011
PFC 012

PFC 022
PFC 026

PFC 030

PFC 031
PFC 032

LAVORI

Universita ed Istituti superiori (dati sommari)
Universita ed Istituti superiori
Scuole parauniversitarie

ELABORAZIONI

Corsi sperimentali di scuola media per lavoratori
Corsi sperimentali di alfabetizzazione

ALTRI LAVORI

Aggiornamento archivio scuole materne,
elementari e direzioni didattiche Cindirizzi
unita scolastiche)
Aggiornamento archivio delle scuole medie
Aggiornamento .archivio delle scuole
secondarie superiori

Fonte

A
A
A

Tipo

T
T
T

Organi Periodicita Banca
dati

ann
ann
ann

ann
ann

ann
ann

ann

Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia

RILEVAZIONI

MGG 020

MGG 021

Corsi professionali per detenuti negli Istituti
penitenziari

ELABORAZIONI

Corsi d'istruzione per detenuti negli Istituti pe
nitenziari

S T sem

ann

Fonte: Ministero della Pubblica istruzione

RILEVAZIONI

MPI002

MPI003

MPI004

MPI005

MPIo06

MPI007

98

Indagine campionaria sui risultati degli
esami di riparazione nelle scuole statali
di istruzione secondaria di 2° grado
Indagine campionaria sugli esami di
maturita nelle scuole statali
di istruzione secondaria di 2° grado
Indagine campionaria sui risultati della
votazione riportata dagli alunni negli
esami di maturita nelle scuole statali
di istruzione secondaria di 2° grado
Indagine campionaria sui risultati degli
esami di qualifica professionale e di
licenza di maestro d'arte
Indagine campionaria sui risultati degli
scrutini nelle scuole statali di istruzione
secondaria di 2° grado
Indagine campionaria sui giudizi riportati dagli
alunni negli esami di licenza nelle scuole statali
di istruzione secondaria di 1° grado

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

ann

ann

ann

ann

ann

ann
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area sociaIe

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicitii Banca
dati

MPI 008 Indagine campionaria sui risultati di licenza
nelle scuole statali di istruzione secondaria
di 1° grado A C ann

MPI009 Indagine campionaria sui risultati degli
scrutini nelle scuole statali di istruzione
secondaria di 1° grado A C ann

MPI 010 Indagine campionaria sui risultati degli
scrutini e degli esami di licenza nelle
scuole elementari statali A C ann

MPI 011 Indagine conoscitiva su aspetti strutturali, funzio-
nali e metodologici dell'insegnamento dell'edu-
cazione fisica e dell'attivita sportiva scolastica S T PRS ann

MPI012 Elezioni organi collegiali della scuola di
durata annuale, rilevazione affluenza
aile ume A T PRS ann

ELABORAZIONI

MPI 013 La preparazione delle nuove leve di lavoro:
l'istruzione scolastica ann

MPI 014 Spese dell'istruzione (OCSE) ann

Fonte: ENASARCO

ELABORAZIONI

EAR 006 Corsi di qualificazione professionale per agenti
e rappresentanti di commercio ann

Fonte: ISFOL

RILEVAZIONI

ISF 001 Spese delle Regioni per la formazione profes-
sionale A T ann si

ISF 002 Struttura tipologica della formazione professio-
nale regionale A T ann si

ISF 004 Attivita formativa organizzata dalle Regioni A T ann si
ISF 005 Costruzione di un archivio base relativo a tutti

gli Enti e Istituti che erogano formazione pro-
fessionale

CULTIJRA

Fonte: Istat

STUDI PROGETTUALI

PFC 052

PFC 053

Definizione di un quadro di rifemento delle
statistiche sulla cultura
Utilizzazione dei dati sulle biblioteche italiane
rilevate dal Ministero per i beni culturali
e ambientali
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L'ATTIVITA E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Segue: Area sociale

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

RILEVAZIONI

PFC 014 Stampa periodica T CAM ann
PFC 015 Produzione libraria T ann
PFC 016 Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal

Ministero dei beni culturali e ambientali S T ann
PFC 019 Istituti statali d'antichita e d'arte dipendenti

dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali S T ann
PFC 033 Musei ed istituzioni similari S T occ

ELABORAZIONI

PFC 020 Attivita ricreative e sportive ann
PFC 021 Radiodiffusioni c TV ann

Fonte: Ministero dei Beni culturali e ambientali

BCA 001 Rilevazione sull'attivita degli archivi
di Stato A T ann

Fonte: Ministero del Bilancio e della programmazione economica

RILEVAZIONI

BPE 002 Censimento degli istituti d'arte italiani P-S T
BPE 004 Censimento dei siti archeologici visibili P-S T

Fonte: Ministero dell'Interno

RILEVAZIONI

INT 003 Elettori e sezioni elettorali A T PRE sem

ELABORAZIONI

INT 039 Risultati elettorali provvisori alt

Fonte: Coni

ELABORAZIONI

CON 002 Societa, tesserati e operatori delle federazioni
sportive nazionali e discipline associate bia

LAVORO
Fonte: Istat

STUD! PROGETTUALI

FAM 092 *

100

Analisi della qualita del lavoro sui campo
(rilevatori)
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area sociale

Codicc LAVORI Fonte Tiro Organi Periodicita Banca
dati

RILEVAZIONI

FAM 005 Forze di lavoro P C COM-UPS trm si
ILR 006 Occupazione, gli orari di lavoro eIa retribuzio-

ne nelle grandi imprese industriali T men si
ILR 009 Conflitti di lavoro originati 0 non originati da

controversie di lavoro S T QUE men si
ILR 043 Formazione professionale continua nelle

imprese I C occ
PFC 013 Corsi di formazione professionale A T YEP-UPS ann
PFC 040 * Shocchi professionali dei laureati P C bia
PFC 041 Sbocchi professionali dei laureati (indagine

longitudinale) P C hia

ELABORAZIONI

FAM 072 Indagine comunitaria delle forze di lavoro ann
FAM 078 * Dati dell'indagine sulle forze di lavoro:

tahulazioni per la relazione economica del Paese ann
FAM 079 * Sostituzioni delle famiglie dell'indagine forze

di lavoro per un controllo di qualita trm

ALTRI LAVORI

ILR 020 Collahorazione alla rilevazione statistica su
occupazione, ore di lavoro, retrihuzioni ed
oneri aziendali trm

Fonte: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale

RILEVAZIONI

LPS 001 Rilevazione statistica trimestrale di occu-
pazione, retribuzioni ed oneri aziendali,
giornate ed ore di lavoro nelle varie
attivita economiche C ISR trm

LPS 005 Lavoratori iscritti nelle liste di
collocamento A T UPL men

LPS 006 Avviamento al lavoro A T UPL men
LPS 007 Cittadini extracomunitari iscritti nelle liste

di collocamento A T UPL trm
LPS 008 Avviamenti al lavoro rilasciati a favore di

cittadini extracomunitari A T UPL trm
LPS 009 Contratti di formazione e lavoro -

Legge 863/84 A T UPL men
LPS 010 Apprendisti occupati aile dipendenze

di aziende artigiane e non
artigiane (mod, RA.) A T UPL ann

LPS 011 Iscritti di lunga durata nelle liste di
collocamento A T UPL ann

LPS 0]3 Archivio dati societa cooperative A T UPL set
LPS 014 Controversie di lavoro A T UPL sem
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L'ATTIVITA E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Segue: Area sociale

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Pcriodictta Danca
dati

Fonte: Ministero della Marina mercantile

ELABORAZIONI

MMM 006 Elaborazione dati forza lavoro ed infortuni nel
settore marittimo trm

Fonte: Ragioneria generale dello Stato

RILEVAZIONI

RGS 006 Rilevazione della consistenza e della distribu-
zione del personale del pubblico impiego e
delle relative spese S T ann

Fonte: Inail

ELABORAZIONI

IAI 005 Calcolo ore lavorate dagli assicurati
INAIL ann

Fonte: Inps

ELABORAZIONI

IPS 012 Imprese ed occupati del settore privato
non agricolo ann si

IPS 014 Contratti di formazione e lavoro ann
IPS 015 Lavoratori domestici ann si
IPS 018 Lavoratori stranieri iscritti all'INPS ann si
IPS 019 "Rapporti di lavoro" del settore

privato ann si
IPS 023 Utilizzazione degli archivi INPS ai fini della

costruzione di un indicatore congiunturale
sull'andamento dell'occupazione dipendente
del settore privato

IPS 024 Studio sulla mobilita dei lavoratori dipen-
denti del settore privato, attraverso la co-
struzione di tavole input-outpout settoriali

Fonte: ISFOL

RILEVAZIONI

ISF 003 Domanda di lavoro qualificato in Italia T men si

Fonte: INEA

RILEVAZIONI

INE 007 Impiego degli immigrati extracomunitari nel
settore agricolo I-S P YEP ann
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area sociale

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

Fonte: Istat

STUD! PROGETTUALI

FAMIGLIE E AS PETTI SOCIALI VAKI

CDS 001

CEN 039
CEN 040
CEN 041
CEN 042 "

CEN 065 "

FAM 096 *
FAM 100

PFC 050

FAM H18

FAM LI8 *

FAM 001
FAM 007 *
FAM 022 "
FAM 031 "

FAM 038 *

FAM 075
FAM 076

RSO 013 *

RSO 008

Caratteristiche fisico-sociali degli iscritti al
servizio di leva
La presenza straniera in italia
I processi di mobilita sociale
L'evoluzione delle forme di vita familiare
Morfologia socio-economica del territorio
italiano
Condizione minorile attraverso i dati censuari
e non
Ristrutturazione indagine consumi di famiglia
Aspetti demografici, sociali ed economici della
condizione femminile
Indagine sull'uso del tempo

RILEVAZIONI

Multiscopo sulle famiglie - 10 ciclo del 20

triennia
Multiscopo sulle famiglie-condizione di salute
e ricorso ai servizi sanitari
Consumi delle famiglie
Pasti e consumazioni fuori casa
Panel Europeo (indagine pilota)
Indagine sulle spese di manutenzione delle
abitazioni
Dati per I'implementazione e I'aggiornamento
dell'archivio rilevatori

ELABORAZIONI

Consumi in termini di calorie
Distribuzione quantitativa del reddito delle
famiglie italiane nella indagine sui consumi
delle famiglie
Strutturc e dinamiche della societa italiana

ALTRI LAVORI

Aspetti demografici e sociali della popolazione
anziana in Italia

P

P
P
P
P

P

P

C

C
C
C
C

C

C

COM-UPS

COM-UPS
COM-UPS

CAM

URI

alt

plu
trm
bia
occ

occ

men

ann

ann
ann

bia

Fonte: Ministero dell'lnterno

RILEVAZIONI

INT 006 Ricognizione sulle problematiche e Ie ini
ziative inerenti la popolazione anziana in
Italia A T PRE
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L'ATTIVITA E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Segue: Area sociale

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

ELABORAZIONI

INT 025 Ricorsi gcrarchici inoltrati al Ministero del-
l'Interno da minorati civili avverso Ie deli-
bere dei comitati provinciali di assistcnza
e bencficcnza pubhlici trm

INT 026 Delihere dei Comitati Provinciali di Assi-
stcnza e Beneficenza Pubblica di
concessione 0 revoca delle provvidenze
legislative a favore dei minorati civili bim

INT 027 Domande per la speciale elargizione in
favore di famiglie, cittadini italiani,stranieri
e apolidi che abbiano perduto vita a
causa di azioni terroristiche Cassegno
vitalizio, ecc.) ann

INT 029 Profughi stranieri richiedenti asilo ai sensi
della convenzione di Ginevra del 1951 men

INT 034 Provvedimenti emanati in materia di culti trm

Fonte: INPS

STUDI PROGETTUALI

IPS 022 Analisi delle dichiarazioni reddituali presentate
dai pensionati ai fini del diritto aile prestazioni
assistenziali e ai trattamenti eli famiglia

Fonte: ISCO

RILEVAZI 0 NI

ISC 004 Inchiesta congiunturale ISCO-CEE presso con-
sumatori della CEE I' C men
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AREA ECONOMICA

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

Fonte: Istat

STUD! PROGETTUALI

CONTI ECONOMICI E FINANZIARI

CNA 021
CNA 024

CNA 025 *

CNA 031

CNA 066

CNA 067

CNA 073 "

CNA 074

CNA 075

CNA 077

CNA 085

CNA 091 *
CNA 109

CNA 117 *

CNA 118

CNA 124 *

CNA 125

CNA 126

Conti patrimoniali dei settori istituzionali
Verifica della metodologia di stima delle unita
di lavoro in agricoltura
Analisi delle unita di lavoro per classi di am
piezza delle imprese
Costruzione matrice contabilita sociale SAM
per l'Italia
Miglioramenti metodologici della stima rapida
dei conti trimestrali
Applicazione dei nuovi schemi di contabilita
nazionale all'economia italiana (aggregati per
branca)
Elaborazione di conti di accumulazione per
settori istituzionali
Costruzione di un Benchmark della qualita di
lavoro al 1991 per hranca e per istituzioni
Applicazione di un sistema basato sugli
indici a catena per Ie valutazioni a prezzi
costanti
Calcolo della disponibilita per i beni durevoli
di consumo
Studi e ricerche per la stima del reddito
nazionale dal lato della distribuzione
Sviluppo della base di dati per la diffusione
Armonizzazione, per il Comitato PNL presso
l'Eurostat, della stima del PNL e degli
aggregati che 10 compongono, nei Paesi della
Comunita
Disegno modelli di rilevazione dei costi delle
imprese per l'anno 1992
Trasposizione e raccordo classificazioni
1981-1991 utilizzate nelle rilevazioni statistiche
economiche dell'Istat
Nuova metodologia di stima dei lavoratori
stranieri per l'anno base 1992
Approfondimento degli aspetti collegati al
fenomeno dell'economia sommersa e
dell'economia informale
Approntamento di una metodologia per
I'utilizzo dei dati fiscali e di altre fonti ammi
nistrative nell'ambito delle 'stime dell'occupa
zione di contahilita nazionale
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L'ATTIVITA E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Segue: Area economica

Codice

CNA 127

CNA 128·

CNA 130·

CNA 133
CNA 134

CNA 135 •

CNA 136

CNA 137·

CNA 138·

CNA 143 •

SEC 001 •

SEC 002 •

SEC 003 •

CNA 157·

CNA 160 •

CNA 161 •

LAVORI

Miglioramento delle stime trimestrali
sull'occupazione attraverso I'utilizzo di nuove
indagini correnti (Ministero del lavoro, Istat:
forze di lavoro
Analisi, armonizzazione e confronto dei dati
censuari per la costruzione dell'anno Benchmark
Verifica delle metodologie di stima di partico
lari aspetti del mercato del lavoro
Analisi dell'interscambio con I'estero
Stima e impostazione metodologia per stima
dei consumi energetici per la funzione
riscaldamento
Stima e impostazione metodologia per stima
dei consumi energetici per la funzione trasporto
Valutazione attendibilita stime di contabilita
nazionale al fine di definire Ie varianze da
inserire nella quadratura del conto risorse ed
impieghi
Archiviazione e gestione dei dati di contabilita
nazionale secondo il sistema CRONOS
Studi di fattibilita sulle procedure di diffusione
dei dati di contabilita nazionale su supporto
magnetico per personal computer
Metodi di indagine per I'analisi della
congiuntura
Attivita produttiva e domanda di fattori nel
breve periodo
Costo del lavoro, politica fiscale e
cornpetitivita: un'analisi multisettoriale
Modello econometrico per I'analisi economica
di breve periodo
Studi e ricerche finalizzate alia ripartizione dei
SIFIM secondo i settori istituzionali e Ie
branche di attivita economica
Indicatori dei servizi resi dalla pubblica
amministrazione
Studio della possibilita di utilizzo degli
accertamenti fiscali nella costruzione delle
stime del PIL ed esame del trattamento fiscale
e contabile dei redditi in natura

ELABORAZIONI

Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

AGR 103
CNA 001

CNA 003
CNA 005
CNA 007

CNA 008

CNA 010

CNA 013

Bilancio alimentare a livello nazionale
Prodotto lordo del credito e assicurazione a
livello nazionale
Conti finanziari
Consumi collettivi a livello nazionale
Prodotto lordo dei servizi non destinabili alia
vendita a livello nazionale
Prodotto lordo delle Amministrazioni
pubbliche, contributi alia produzione, imposte
indirette, a livello territoriale
Conti e aggregati economici delle
Amministrazioni pubbliche
Conti della Protezione Sociale

ann

ann
ann
ann

ann

ann

ann
ann

si

si

si
si
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

CNA 014
CNA 015

CNA 035

CNA 036

CNA 041

CNA 042

CNA 043

CNA 048

CNA 049

CNA 051
CNA 052

CNA 053
CNA 054

CNA 057
CNA 063

CNA 070

CNA 071

CNA 078

CNA 081

CNA 088

CNA 089

CNA 093

CNA 097

CNA 104

CNA 105

CNA 112

CNA 114

Occupazione a livello nazionale e territoriale
Redditi da lavoro dipendente e redditi misti da
capitale ed impresa a livello nazionale e
territoriale
Prodotto lordo dell'agricoltura e silvicoltura a
livello nazionale e regionale
Prodotto lordo della pesca a livello nazionale
e regionale
Consumi alimentari delle famiglie a livello
regionale
Consumi non alimentari delle famiglie a
livello regionale
Investimenti fissi lordi dell'agricoltura,
silvicoltura e pesca a livello nazionale e
regionale
Calcolo della variazione delle scorte a ~ivello
regionale
Conti economici territoriali - Reddito
disponibile delle famiglie disaggregato a livello
regionale
Servizi bancari imputati a livello regionale
IVA e imposte sulle importazioni a livello
regionale
Capitale fisso e ammortamenti
Prodotto lordo dell' industria a livello nazionale
e annuale
Conti trimestrali dell'economia italiana
Confronto dati censuari su abitazioni e
fabbricati non residenziali con dati utilizzati
per stime di contabilita nazionale
Investimenti lordi a livello nazionale e
trimestrale
Consumi finali delle famiglie a livello
nazionale e trimestrale
Conto economico del resto del mondo a
cadenza annuale e trimestralizzazione di alcuni
aggregati
Conti previsionali dell'agricoltura: valutazione
del livello del reddito agricolo
Prodotto lordo del settore energetico a livello
nazionale e territoriale
Spesa per la sanita, previdenza e assistenza per
singola voce a livello nazionale e territoriale
Sintesi dei Conti Economici e Finanziari dei
settori istituzionali
Occupazione delle Amministrazioni pubbbliche
a livello nazionale e territoriale
Consumi energetici delle famiglie per funzione
di consumo e calcolo delle scorte delle branche
energetiche
Bilanciamento e sintesi del conto risorse e
impieghi a prezzi costanti
Costruzione dei conti economici delle famiglie
e delle imprese
Spesa delle Amministrazioni pubbliche per
funzione

ann

ann

ann

ann

ann

ann

ann

ann

ann
ann

ann
ann

ann
trm

occ

trm

trm

ann

ann

ann

ann

ann

ann

ann

ann

ann

ann

si

si

si
si

si

si
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L'ATTIVITA E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Segue: Area economica

Codice

CNA 144

CNA 146

CEI 028

LAVORI

Analisi e confranto, in termini di adeguatezza
e attendibilita, della base informativa di
contabilita nazionale
Analisi statistica delle discrepanze tra Ie stime
a prezzi correnti della domanda e dell'offerta
elora bilanciamento con il metodo Stone

ALTRI LAVORI

Relazione generale sulla situazione economica
del Paese - finanza locale

Fonte Tipo Organi Pcriodicita Banca
dati

ann

ann

ann

Fonte: Ministero dell'Agricoltura e foreste

ELABORAZIONI

MAF 023

MAF 024

Analisi sulle quote di intervento nel settore
agra-industriale
Investimenti sulle strutture del settore agro
-industriale

trm

trm

Fonte: Ministero del Bilancio e della programmazione economica

ELABORAZIONI

BPE 005 Relazione previsionale e pragrammatica
Cevoluzione, preconsuntivo annuale e
previsione a medio termine delle
principali variabili macraeconomiche e
finanziarie, nazionali ed estere) ann

Fonte: Ministero delle Finanze

RILEVAZIONI

MIF 003

MIF 024

MIF 025

MIF 026
MIF 027
MIF 028
MIF 032

MIF 033

108

Rilevazione generale sullo stato dell'ammi
nistrazione del catasto e dei servizi
tecnici erariali
Rilevazione somme riscosse e versate all'erario
a frante dei ruoli emessi dall'Amministrazione
finanziaria
Rilevazione quadrimestrale sull'andamento delle
gestioni dei concessionari
Acquisizione cartelle esattoriali
Acquisizione quietanze ruoli
Versamenti diretti analitici annuali
Situazione annuale delle domande di rimborso
per inesigibilita per Ispettorati Compartimenti
Imposte Dirette
Situazione annuale degli sgravi per indebito
per Ispettorati Compartimentali delle Imposte
Dirette

A

A

A
A
A
A

A

A

T

T

T
T
T
T

T

T

YEP

YEP

ann

bim

dec
alt

sern

ann

ann
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Segue: Area economica

Codice

MIF 005

MIF 006

MIF 009

MIF 010
MIF 011
MIF 012
MIF 013
MIF 014

MIF 019

MIF 020
MIF 023

LAVORI

ELABORAZIONI

Analisi delle dichiarazioni dei redditi delle
persone fisiche (Modd. 740 e 101)
Analisi delle dichiarazioni dei redditi delle
persone giuridiche (Mod. 760)
Accertamenti effettuati annualmente ai
fini delle imposte dirette
Analisi e sintesi delle dichiarazioni Iva
Accertamenti notificati ai fini Iva
Rimborsi Iva
Analisi delle richieste di registrazione
Analisi delle richieste di registrazione
soggette a valutazione
Statistiche delle entrate tributarie ed extra
tributarie, di competenza della dirczione
generale tasse
Dogane e imposte di fabbricazione
Statistiche generali sulle dichiarazioni dei redditi
delle societa di persone (Mod. 750)

Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

ann

ann

ann
ann
men
ann
ann

ann

sem
ann

ann

Fonte: Ministero del Tesoro

ELABORAZIONI

TES 001 Conto riassuntivo del tesoro men

Fonte: Ministero dei Trasporti

ELABORAZIONI

MTR 010

MTR 011

MTR 012

MTR 013

MTR 014

MTR 015

MTR 016

MTR 017

MTR 018

MTR 019

Trasporti su strada - Analisi per l'elabo
razione del C.N.T.
Spese e dati di traffico del settore
marittimo, per I'elaborazione del C.N.T.
Commercio con I'estero, per l'elabora
zione del C.N.T.
Ferrovie dello Stato Cinfrastrutture, mezzi, traffico,
dati economici) per l'elaborazione del C.N.T.
Infrastrutture mezzi e traffico trasporti
aerei, per l'elaborazione del C.N.T.
Rilevazione spese correnti e spese c/capi-
tale nel settore trasporti (amministrazioni
regionali), per I'elaborazione del C.N.T.
Trasporti, confronti internazionali, per
I'elaborazione del C.N.T.
Spese correnti e spese c/capitale nel set
tore trasporti (amministrazione statale),
per l'elaborazione del C.N.T.
Traffico tra il continente e Ie isole maggiori
e minori, per I'elaborazione del C.N.T.
Ferrovie dello Stato - Traffico continente
isole maggiori, per I'elaborazione del
C.N.T.

ann

ann

ann

ann

ann

ann

ann

ann

ann

ann
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Segue: Area economica

Codice

Fonte: ENEA

LAVORI

ELABORAZIONI

Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

ENT 001

Fonte: ISPE

1SP 003
1SP 004

Fonte: ISCO

1SC 007
1SC 010

Energia ed economia (ENERGECO)

ELABORAZ10N1

Analisi e stime quantitative sulla produzione
Analisi e stime quantitative sull'ambiente

ELABORAZ10N1

Indicatori di contabilita nazionali trimestrali
Quadri macroeconomici previsionali

ann

trm
trm

si

AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

Fonte: Istat

STUD! PROGETTUALI

AGR 106

AGR 107 *

AGR 108 *

AGR 109 *

AGR 110 •

AGR 112 *

AGR 001

AGR 002

AGR 003

AGR 006

AGR 007

110

Classificazione nazionale delle aziende agricole
secondo criteri economici
Struttura aziendale nell'attuale Comunita
Economica Europea
Analisi degli effetti dei nuovi rapporti dei
Paesi della CEE con quelli dell'EFTA settore
agricolo
Effetti della riforma della politica agricola
comune (PAC)
Caratteristiche stmtturali ed economiche
dell'azienda-impresa agricola
Revisione dati coltivazioni, confronti dati
censimento statistiche estimative

R1LEVAZION1

Coltivazioni agricole

Superficie e produzione delle coltivazioni
erbacee e legnose
Superfici e produzioni di alcune coltivazioni
per cultivar
Previsione della produzione di alcune
coltivazioni agricole
Superficie e produzione delle coltivazioni
foraggere
Coltivazioni orticole in serra

A

A

A

A
A

T

T

T

T
T

REG

REG

REG

REG
REG

alt

ann

ann

alt
ann
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

AGR 008 Coltivazioni floricole A T REG ann

AGR 010 Funghi coltivati A T REG ann

AGR 014 Utilizzazione della produzione di uva e di olive A T REG ann

AGR 015 Nuovi impianti ed estirpazione di alcune specie
di alberi da frutto A T REG ann

AGR 055 Variazioni delle superfici a vite per la
produzione di vini DOC ed altri vini, per
classi di rendimento A T ann

AGR 056 Rendimenti medi per ettaro ottenuti nelle
superfici coltivate a vite per uve da vino per
classi di rendimento A T REG ann

AGR 072 Potenziale di produzione delle principali
coltivazioni legnose agrarie (frutteti ed
agrumeti) C OPA-ARA plu

AGR 078 Barbabietola da zucchero e radici ritirate dagli
zuccherifici T ann

AGR 079 Girasole, semi di girasole ritirati dall'industria
olearia T ann

AGR 087 Produzione della vite C REG ann

AGR 088 Produzione dell'olivo C REG ann

AGR 096 Campionaria sulla utilizzazione della
superficie agricola

Zootecnia

AGR 024 Consistenza del bestiame e della produzione e
utilizzazione del latte di vacca, di bufala, di
pecora e di capra, produzione di lana A T OPA-UPS sem

AGR 027 Riproduzione bovina e bufalina A T ann

AGR 029 Bestiame macellato I T COM-UPS men

AGR 030 Latte e prodotti lattiero-caseari I T men

AGR 031 Produzione dei bozzoli da filanda A T OPA ann

AGR 032 Attivita degli impianti di incubazione artificiale
delle uova T ann

AGR 073 Campionaria sui bestiame bovina e bufalino C OPA-ARA sem

AGR 074 Campionaria sulla consistenza degli allevamenti
ovini C OPA-ARA ann

AGR 075 Campionaria sugli allevamenti suini C OPA-ARA qrm

AGR 083 Latte e prodotti lattiero-caseari T ann

AGR 085 Campionaria sugli allevamenti caprini C OPA-ARA ann

Foreste

AGR 217 Tagliate e utilizzazioni legnose forestali A T IRF trm

AGR 218 Piantine esistenti nei vivai gestiti da Regioni a
Enti delegati A T IRF ann

AGR 219 Utilizzazioni legnose fuori foresta I T IRF trm

AGR 222 Rimboschimenti, disboscamenti e ricostruzioni
boschive A T IRF ann

AGR 223 Prezzi mercantili degli assortimenti legnosi I T IRF trm

Pesca

AGR 233 Prodotti della pesca marittima e lagunare A T CAP men

AGR 234 Prodotti della pesca nelle tonnare e tonnarelle I T CAP men

AGR 235 Prodotti della pesca marittima in acque al di
fuori del Mediterraneo A T CAP men
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Segue: Area economica

Codice

AGR 236
AGR 237
AGR 238

AGR 239

AGR 045

AGR 046
AGR 047
AGR 048

AGR 249
AGR 250
AGR 251

AGR 252

AGR 067

AGR 089
AGR 090
AGR 104
AGR 105 *

AGR 257

AGR 260
AGR 261

AGR 091

AGR 099

LAVORI

Pesca nei laghi e nei bacini artificiali
Acquacoltura
Vendite dei prodotti della pesca marittima e
lagunare
Naviglio adibito alia pesca

Mezzi di produzione

Concimi minerali di produzione nazionale e di
importazione
Prodotti fitoiatrici distribuiti per uso agricolo
Distribuzione delle sementi
Produzione e distribuzione dei mangimi
completi e complementari

Cooperazione agricola

Impianti collettivi di trasformazione dell'uva
Impianti collettivi di trasformazione delle olive
Impianti collettivi di valorizzazione di alcuni
prodotti agricoli
Impianti collettivi di valorizzazione dei prodotti
orticoli, floricoli e frutticoli

ELABORAZ10N1

Numeri indici delle coltivazioni agricole per
categoria c per principali prodotti - base 1980
Combustibili liquidi ed energia elettrica
Mezzi meccanici
Prodotto lordo delle coltivazioni
Analisi dei dati censuari delle coltivazioni
agricole erbacee e legnose raffrontati ai dati
delle indagini correnti
Calcolo del prodotto lordo e valore aggiunto
della pesca
Calcolo del prodotto della silvicoltura
Calcolo dei numeri indici dei prezzi dei
prodotti forestali e indici della produzione
forestale

ALTR1 LAVORI

Ricerca e calcolo dei prezzi dei principali beni
e servizi ad esaurimento annuo utilizzati nel
settore primario
Aggiornamento schedario aziende agricole
"Universo"

Ponte

A
I

A
A

Tipo

T
T

T
T

T
T
T

T

T
T

T

T

Organi

COM-UPS
UPS

CAP

Pcriodicita Banca
dati

sem
ann

men
ann

sem
ann
ann

ann

ann
ann

ann

ann

ann
ann
ann
ann

occ

ann
ann

ann

ann

ann

Fonte: Ministero dell'Agricoltura e foreste

R1LEVAZ10N1

MAF 002

112

Interventi a favore delle aziende agricole
nei territori danneggiati da avversi eventi
calamitosi A T qrm
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

MAF 005 Finanziamento, formazione ed assunzione
dei divulgatori agricoli Reg. CEE 270179 A T YEP can si

MAF 006 Produzione concimi minerali ed organo-
minerali T men

MAF 007 Meccanizzazione agricola T CON ann
MAF 008 Dichiarazioni viti-vinicole: giacenze

presso i produttori e i commercianti T men
MAF 009 Dichiarazioni viti-vinicole : superfici e

produzione viti-vinicole T men
MAP 010 Attivita di prevenzione e repressione

delle frodi agroalimentari P ann

ELABORAZIONI

MAF 011 Elaborazione sui commercia estero trm
MAF 012 Impianti di trasformazione agro-industriale

di interesse collettivo trm
MAF 013 Infrastrutture e strutture di bonifica

e di irrigazione alt
MAF 014 Bilanci di approvvigionamento ann si
MAF 021 Finanziamenti aile imprese

del settore agroindustriale trm

Fonte: Ministero della Marina mercantile

RILEVAZIONI

MMM 018 Prezzi di mercato delle acciughe e sardine
(Reg. CEE n. 3598/83-art. 1) P men

Fonte: Ministero della Sarrita

RILEVAZIONI

SAN 011 Raccolta dati e notizie sullo stato sanitaria
del bestiame sui patrimonio zootecnico A T ann si

Fonte: AlMA

RILEVAZIONI

AIM 001 Rilevazione delle spese di intervento inerenti
I'ammasso pubblico comunitario A T men

AIM 002 Rilevazione delle spese relative
agli aiuti comunitari A T can

Fonte: ICE

ELABORAZIONI

ICE 001 Esportazione ed importazioni
di prodotti ortofrutticoli normalizzati ann si
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Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

Fonte: INEA

RILEVAZIONI

INE 006 Stime sull'andamento dell'annata agricola I-S P YEP ann
INE 008 Indagine sui mercato fondiario e su quello

degli affitti dei terreni agricoli I-S P YEP ann

INDUSTRIE

Fonte: Istat

STUD! PROGETTUALI

ARC 004

ARC 005 *

ARC 010

CEI 030 *

CEI 033 •

ILR 022

ARC 001

ARC 002
ARC OIl *

ARC 012 •

CEl OI6
CEI 017

CEI 019
CEI 020
CEI023

114

Analisi degli archivi amministrativi delle
imprese
Rinnovo dello schedario SIRIO in seguito al
Censimento del 1991
Statistiche sui processi di fusione e scorporo
delle imprese
Adeguamento dei risultati della rilevazione del
Sistema dei conti delle imprese e della
produzione industriale annuale agli schemi e
aile classificazioni EUROSTAT, ONU e OCSE
Preparazione degli schemi per inviare aile
singole imprese i principali risuItati della
rilevazione SCI
Raccordo tra Ie indagini mensili e annuale
sulla produzione industriale

RILEVAZIONI

Occupazione dell'industria, commercio,
trasporti e servizi e acquisizione informazioni
per 10 schedario delle imprese (SIRIO)
Indagine sulle nuove imprese
Rilevazione occupazione industria, commercio,
trasporti e servizi e acquisizione informazioni
per I'aggiornamento dcll'archivio delle imprese
con 50 addetti e oItre
Rilevazione occupazione industria, commercio,
trasporti e servizi e acquisizione informazioni
per I'aggiornamento dell'archivio relativamente
aile imprese fino a 49 addetti
Produzione industriale annuale
Stima provvisoria del prodotto lordo delle
imprese industriali, del commercio, trasporti e
comunicazioni, dei servizi prestati aile imprese
e degli investimenti delle imprese pubbliche
Bilanci delle imprese finanziarie
Sistema dei conti delle imprese
Campionaria sulle piccole imprese con addetti
cia 10 a 19

P
P

T

P
P

C
P
T

C

ann
ann

ann

ann
ann

ann
ann
ann

ann
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

CEI 024

ILR 001
ILR 002
ILR 005

ARC 009*

CEI 026

CEI 027 *

CEI 035 *

Campionaria sulle micro imprese industriali
(da 2 a 9 addetti) e del commercio e servizi
(da 1 a 9 addetti)
Produzione industriale e calcolo indici
Fatturato, ordinativi e calcolo indici
Siderurgia

ELABORAZIONI

Aggiornamento schedario imprese 1991
(SIRIO)
Indicatori sull'attivita economica delle imprese
(progetto PME dell'EUROSTAT)
Spoglio rapido del sistema dei conti delle
imprese
Elaborazione di un campione di imprese
dall'indagine suI sistema dei conti delle imprese

C
C
C
T

CAM plu
men
men
men

con

ann

ann

ann

si
si

Fonte: Ministero dell' Industria, commercio e artigianato

RILEVAZIONI

MIC 001
MIC 003

MIC 005
MIC 007
MIC 008

MIC 016

MIC 018

Statistiche delle industrie estrattive in Italia
Produzioni nazionali minerarie e metal
lurgiche da minerali di prima categoria,
dati di occupazione del personale I
Erogazioni di contributi alla produzione A
Consumi di prodotti energetici delle industrie I
Importazioni-esportazioni, consumi di prodotti
carboniferi
Importazione-esportazione
consumo di prodotti petroliferi
(Bollettino petrolifero)

ELABORAZIONI

Bilancio energetico nazionale

T

T
T
T

T

T

UMS

UMS

ISR

ann

men
ann
trm

men

men

ann

Fonte: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale

RILEVAZIONI

LPS 004 Indagine statistica dei consumi
di fonti energetiche T ISR ann

Fonte: Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

RILEVAZIONI

MST 003 Produzione dei generi di monopolio A T men
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Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

Fonte: ENEL

RILEVAZIONI

EEE 001 Statistica annuale della produzione e del
consumo di energia elettrica dell'intero settore
elettrico nazionale: (ENEL, Autoproduttori,
Aziende Municipalizzate e altre imprese non
nazionalizzate) T ann

EEE 002 Statistiche mensili Serie Grande Produzione
(S.G.P.) P men

EEE 003 Statistiche mensili della richiesta elettrica
dell'ENEL e dei terzi produttori nazionali P men

Fonte: ISCO

RILEVAZIONI

ISC 001 Inchiesta congiunturale ISCO-CEE presso
Ie imprese manifatturiere ed estrattive C men

ISC 002 Inchiesta ISCO-CEE sugli investimenti delle
imprese manifatturiere ed estrattive C sem

ELABORAZIONI

ISC 008 Indicatori mensiii dell'attivita industriaIe
per settore men

ISC 011 Indici mensili della produzione industriale
destagionalizzati e rettificati men

COSTRUZIONI E OPERE PUBBLICHE

Fonte: Istat

STUD! PROGETTUALI

ILR 030 Analisi degli investimenti del settore pubblico
nel campo delle costruzioni e opere pubbliche

ILR 031 • Confronto tra Ie risultanze censuarie e i dati
della rilevazione corrente dell'attivita edilizia

RILEVAZIONI

ILR 003 Opere pubbliche e di pubblica utilita A T UPS trm
ILR 004 Attivita edilizia A T UPS men

ELABORAZIONI

ILR 011 Indice trimestrale dell'attivita edilizia trm
ILR 013 Indice di produzione del genio civile trm
ILR 021 Numeri indici della produzione edilizia

residenziale e non residenziale trm
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Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicitit Banca
dati

Fonte: Ministero del Bilancio e della programmazione economica

RILEVAZIONI

BPE 001

BPE 003

Ispezione progetti F.I.O. - Situazione sulla
realizzazione dei progetti immediatamente
eseguibili, finanziati can fondi F.I.O. negli
anni dal 1982 al 1989
Progetti F.I.O. - Anagrafe delle richieste
(progetti) di finanziamento pervenute,
degli esiti di istruttoria, dei finanziamenti
concessi dal CIPE, dei dati di costa, di
occupazione, ecc. S

T

T

sem

alt

Fonte: Ministero dell'Interno

ELABORAZIONI

INT 021

INT 035

Fonte: ISCO

ISC 005

Sovvenzioni straordinarie a favore dei
Comuni colpiti da calamita atmosferiche
Interventi finanziari per il restauro, la
eonservazione e la manutenzione degli
edifici di eulto di proprieta del Fonda
Edifici di Culto (F.E.e.)

RILEVAZIONI

Inchiesta congiunturale ISCO-CEE
sulle costruzioni C

men

trm

men

COMMERCIO INTERNO

Fonte: Istat

RILEVAZIONI

TER 001 Autorizzazioni di esercizio in tutti i Comuni A T CAM ann si
TER 002 Rivendite di tahacchi e generi di monopolio A T ann
TER 003 Concessioni di farmacie A T ann si
TER 004 Grossisti, commissionari, astatori e mandatari

iscritti agli alhi delle Cam ere di Commercia A T ann
TER 007 Consistenza dei mercati all'ingrosso e della

provenienza dei principali prodotti affluiti A T COM-CAM ann
TER 008 Movimento e giacenze merci nei magazzini

generali T trm
TER 009 Prodotti ortofrutticoli introdotti nei mercati

all'ingrosso T CAM men
TER 011 Vendite della media e grande distrihuzione

commerciale P men si
TER 012 Vendite nei "cash and carry" T men
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Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

TER 027 Vendite della piccola distribuzione commerciale C men si

ELABORAZIONI

TER 005 Consistenza supermercati, grandi magazzini e
"cash and carry" ann

Fonte: Ministero dell'Industria, commercio e artigianato

RILEVAZIONI

MIC 011 Rilevazione sui centri commerciali all'ingrosso
e al dettaglio T CAM ann

MIC 012 Rilevazione forme associative del commer-
cia: unioni volontarie e gruppi di acquisto A-I T CAM ann

MIC 013 Rilevazione esercizi di commercia e altri
operatori commerciali: consistenza T CAM ann

MIC 014 Rilevazione della grande distribuzione:
grandi magazzini, supermercati e
ipermercati A-I T CAM ann

ELABORAZIONI

MIC 006 Analisi sulle variabili reali e creditizie dei
settori commerciali ann

MIC 020 Analisi della relazione esistente tra 10
sviluppo della grande e della piccola
distribuzione alimentare ann

MIC 021 Analisi indici vendite della media e della
grande distribuzione trm

MIC 022 Madella previsivo sullo sviluppo dei
supermercati alimentari ann

Fonte: Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

RILEVAZIONI

MST 002 Vendite a quantita e valore dei generi di
Monopoli (tabacchi, sale, chinino) A T dec

Fonte: ENASARCO

ELABORAZIONI

EAR 005 Agenti e rappresentanti di commercia -
Statistiche sui preponenti ann

Fonte: ISCO

RILEVAZIONI

ISC 003 Inchieste ISCO-CEE suI commercia al minuto C men
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Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

Fonte: Istat

STUDI PROGETTUALI

COMMERCIO CON L'ESTERO

COE 046

COE 047 •

COE 051

COE 052

Analisi dell'incidenza delle soglie statistiche
del Sistema INTRASTAT
Analisi della comparabilita dei dati
INTRASTAT con altre fonti sia nazionali che
internazionali
Analisi della concentrazione delle imprese del
Sistema INTRASTAT
Ristrutturazione dei numeri indici del
commercio estero secondo la classificazione
NACE-CLIO

RILEVAZIONI

COE 002 Commercio speciale di importazione con paesi
extra-comunitari A T men

COE 003 Commercio speciale di esportazione con paesi
extra-comunitari A T men

COE 006 Movimento delle merci extra-comunitarie nei
depositi doganali e nei depositi Franchi A T sem

COE 007 Commercio di transito delle merci
extra-comunitarie A T trm

COE 031 "Acquisti" di beni dai paesi CEE (Sistema
INTRASTAT) p men

COE 032 "Cessioni" di beni verso i paesi CEE
(Sistema INTRASTAT) p men

ELABORAZIONI

si

si

si

si

COE 008

COE 011

COE 014

COE 015
COE 017

COE 019
COE 022

COE 024

COE 035

COE 040

COE 041

Statistiche sullo schema delle preferenze
generalizzate della Comunita Europea
Commercio estero secondo i modi di trasporto
e la nomenclatura NST rev.
Numeri indici commercio estero secondo la
classificazione NACE-CLIO
Commercio estero secondo la SITC
Dati import-export secondo la provincia di
destinazione e di origine delle merci
Importazioni secondo la classificazione TARIC
Dati import-export dei paesi extracomunitari
secondo il paese di appartenenza della moneta
di fatturazione
Valori assoluti commercio estero distinti per
macrobrache, alcune branche e alcuni gruppi
della classificazione NACE-CLIO
Aggiornamento ed implementazione di un
registro degli operatori che effettuano scambi
di beni tra Stati membri della CEE (Sistema
INTRASTAT)
Dati import-export in regime di traffico di
perfezionamento
Dati import-export di prodotti tessili secondo
speciali raggruppamenti di merci soggette a
sorveglianza

trm

trm

men si
trm

trm
men

men

men

con

men

men
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Segue: Area economica

Codice

COE 042

COE 043

COE 044

COE 045

LAVORI

Dati import-export dei paesi extra-comunitari
per circoscrizione doganale e dogana con
dettaglio per gruppi merceologici
Concentrazione delle imprese operanti nel
Sistema INTRASTAT secondo alcune
variabili
Dati "Acquisti" da paesi CEE secondo la
moneta del paese fornitore
Dati "Acquisti-Cessioni" paesi CEE per centri
doganali di raccolta

Fonte Tipo Organi Periodicita Danca
dati

sem

trm

men

men

Fonte: Ministero degli Affari esteri

RILEVAZIONI

MAE 002

Fonte: ICE

ICE 002

ICE 004

Fonte: ISCO

ISC 009

ISC 012

Fonte: INEA

INE 004

120

Relazione annuale al Parlamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri
- Autorizzazioni all'esportazione di
materiale di armamento

RILEVAZIONI

Tenuta albi degli esportatori di prodotti orto
frutticoli ed agrumari nonche fiori e piante

ELABORAZIONI

Osservatorio sulle quote di mercato

ELABORAZIONI

Indicatori di prezzo e quantita per il commercio
con I'estero dell'Italia per aree geografiche e
settori merceologici
Dati mensili del commercio estero dell'Italia:
classificazione e destagionalizzazione ISCO

ELABORAZIONI

II commercio estero dei prodotti agroalimentari

A

A

p

T

ann

ann

trm

ann

men

trm
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Danca
dati

TURISMO

Fonte: Istat

RILEVAZIONI

TER 014 Consistenza degli esercizi ricettivi per Comune A T REG ann

TER 015 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi I T REG men

TER 016 Movimento internazionale attraverso i transiti
di frontiera A T MIN men

TER 017 Anivita alberghiera nei mesi di Aprile, Giugno,
Agosto, Ottobre e Dicembre C trm

TER 030 Esercizi ricettivi e agenzie di viaggio (Horeca
AdV) C 1ST-UPS ann

TER 036 Campionaria mensiJe sugli esercizi ricettivi, di
ristorazione e agenzie di viaggio C men

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Fonte: Istat

RILEVAZIONI

TER 019
TER 020

TER 021
TER 022
TER 045

TER 018
TER 023
TER 024
TER 031
TER 033
TER 035

Rapporto statistico di incidente stradale
Navigazione marittima per operazioni di
commercio
Provviste di bordo imbarcate
Trasporto aereo
Trasporto merci su strada

ALTRI LAVORI

Trasporti ferroviari e in concessione
Veicoli a motore nuovi di fabbrica iscritti al PRA
Veicoli circolanti in Italia
Rete stradale
Traffico autostradale
Veicoli immatricolati presso la motorizzazione
civile

A

A
A
A
I

T

T
T
T
C

men

DOG men
DOG ann
DAP men
IMM trm

men
men
ann
ann
men

men

Fonte: Ministero dei Lavori pubblici

RILEVAZIONI

MLP 001 Lunghezza rete viaria provinciale A T ann

Fonte: Ministero della Marina mercantile

ELABORAZIONI

MMM 004 Consistenza della flotta mercantile 
Nautica da diporto ann

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1994 121
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Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

Fonte: Ministero delle Poste e telecomunicazioni

RILEYAZIONI

MPT 001 Posta elettronica A T YEP men
MPT 002 Corrispondenze impostate in ciascuna

provincia : raccomandate e assicurate A T YEP con
MPT 003 Corripondenze impostate in ciascuna

provincia : ordinarie ed espressi A P yEP ann
MPT 004 Stampe spedite A T YEP men
MPT 005 Posta eel ere A T YEP men
MPT 006 Pacchi impostati ed arrivati in ciascuna

provincia A T yEP con
MPT 007 Telegrammi A T YEP con
MPT 008 Telex A T YEP men
MPT 013 Uffici principali, locali e servizi di reca-

pito e scambio A T yEP con

Fonte: Ministero dei Trasporti

RILEVAZIONI

MTR 001 Spese correnti ed in conto capitale per
la gestione degli aeroporti civili T ann

MTR 002 Caratteristiche principali degli aeroporti
italiani A T ann

MTR 003 Trasporto pubblico di persone e merci I T ann
MTR 004 Viabilita provinciale e comunale - servizi

di scuolabus - servizi di taxi e
autovetture da rimessa A P ann

MTR 005 Trasporto pubblico locale I T REG ann
MTR 006 Rilevazione trasporto pubblico di linea

interregionale a mezzo autobus (di
concessione statale) gran turismo e noleggio P ann

MTR 007 Servizi di trasporto impianti a fune:
monofuni, bifuni, sciovie T REG ann

MTR 008 Trasporti per condotta T ann
MTR 009 Trasporti per vie d'acqua interne T ann
MTR 020 Movimenti generali aeroporti aperti al traffico

di aviazione generale S T yEP con
MTR 021 Movimenti traffico aeroportuale attivita com-

merciale (linea, charter e voli taxi) A T YEP men

ELABORAZIONI

MTR 023 Veicoli stradali in Italia e nella CEE ann

Fonte: ACI

ELABORAZIONI

ACI 001 Statistiche automobilistiche "veicoli nuovi
di fabbrica iscritti al P.R.A." ann

ACI 002 Statistiche automobilistiche: "veicoli circolanti" ann
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

Fonte: Ente ferrovie dello Stato

ELABORAZIONI

EFS 001
EFS 002
EFS 003
EFS 004
EFS 005
EFS 006
EFS 007
EFS 008

Bilancio FS
Lunghezza della rete ferroviaria
Personale
Consistenza rotabili ferroviari
Percorrenza dei rotabili ferroviari
Traffico viaggiatori
Traffico merci
Traffico navi traghetto

ann
ann
ann
ann
ann
ann
ann
ann

CREDITO, ASSICURAZIONI, MERCATO MONETARIO E FINANZIARIO

Fonte: Istat

ELABORAZIONI

CNA 004 Statistiche suI credito, assicurazioni, mercato
monetario e finanziario men

Fonte: Ministero dell'Industria, commercio e artigianato

ELABORAZIONI

MIC 023
MIC 024

Le Assicurazioni private in Italia
Relazione al Parlamento sullo stato
della politica assicurativa

ann

ann

Fonte: Ministero delle Poste e telecomunicazini

RILEVAZIONI

MPT 009

MPT 010
MPT 011

Vaglia postali: emessi e pagati in
ciascuna provincia; ripartizione per
Stati del traffico internazionale

Conti correnti postali
Risparmi postaIi

A

A
A

T

T
T

YEP

YEP
YEP

con

con
con

Fonte: Ragioneria generale dello Stato

RILEVAZIONI

RGS 001 Indagine sui mutui contratti dagli
Enti locali per finalita d'investimento T ann
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L'ATTIVITA E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Segue: Area economica

Codice

Fonte: ISVAP

IVA 001

IVA 002

LAVORI

ELABORAZIONI

Elaborazione sui hilanci annuali delle
imprese di assicurazione
Situazione patrimoniale e conto
economico delle imprese di assicurazione

Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

ann

ann

SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE

Fonte: Istat

RILEVAZIONI

TER 043

Fonte: Isco

ISC 006

Fonte: Istat

Indagine pilota sui settore audiovisivo

Inchiesta ISCO-CEE sui terziario avanzato

RICERCA E SVILUPPO

RILEVAZIONI

C

C

occ

trm

ILR 040
ILR 041

Fonte: CNR

CNR 001

CNR 002

CNR 003

Fonte: Istat

RPR 002 •

RPR 003 •

Innovazioni tecnologiche
Ricerca scientifica in Italia

RILEVAZIONI

Indagine sulle risorse (finanziamento puhhlico
e personale) destinato alia ricerca scientifica
e tecnologica in Italia
Risultati dei progetti di rice rca finanziati
dal CNR

ELABORAZIONI

Finanziamenti del CNR per attivita di ricerca
svolta da terzi

PREZZI

STUD! PROGETTUALI

Analisi del lag temporale esistente tra Ie
variazioni dei prezzi alia produzione, ingrosso
e consumo
Ridisegno dell'architettura dell'indice dei prezzi
alia produzione dei prodotti industriali

I
I-S

S

A

T
T

T

T

plu
ann

ann

ann

ann

si
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicira Banca
dati

RPR 004 * Armonizzazione della classificazione degli
indici dei prezzi al consumo (NACE-CLIO)
con quella dei prezzi alia produzione
all'ingrosso (NIPRO) codifica univoca delle
relative marche dei prodotti

RPR 006 * Determinazione delle periodicita e delle
quantita mensilmente vendute dei prodotti
rientranti nel calcolo dell'indice dei prodotti
venduti dagli agricoltori

RILEVAZIONI

PRE 001 Prezzi alia produzione dei prodotti industriali
per il calcolo di specifier indici mensiii P men si

PRE 003 Prezzi dei beni acquistati dagli agricoltori per
il calcolo di specifici indici mensili A P COM-UPS men

PRE 004 Prezzi per l'elaborazione degli indici del costo
di costruzione di un fabbricato residenziale e
di un capannone industriale A P UPS men si

PRE 007 Prezzi al consumo per il calcolo dell'indice
dei prezzi al consumo per I'intera collettivita
nazionale I-P P COM men si

PRE 013 Prezzi per la costruzione degli indici dei prezzi
praticati dai grossisti A P UPS men si

PRE 016 Prezzi per il calcolo dell'indice dei prezzi alia
produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori A P UPS men si

PRE 020 Indagine comunitaria sui prezzi al consumo
per Ie parita del potere di acquisto (PP A) P plu

ELABORAZIONI

PRE 005 Indice del costa di costruzione di un capannone
industriale trm si

PRE 006 Indice del costa di costruzione di tronchi
stradali trm si

PRE 008 Indici CEE dei prezzi alia produzione dei
prodotti agricoli e indice CEE dei prezzi di
acquisto dei mezzi di produzione agricola men

PRE 009 Indice dei prezzi al consumo per Ie famiglie
di operai e impiegati men si

PRE 010 Indice del costa della vita ai fini dell'aggioma-
mento della indennita di contingenza men

PRE 014 Indice dei prezzi al consumo per famiglie di
pensionati men

PRE 015 Indice dei prezzi al consumo per famiglie di
operai e impiegati depurato delle variazioni
delle imposte indirette men

RETRIBUZIONI

Fonte: Istat

RILEVAZIONI

ILR 007 Retribuzioni contrattuali e della durata contrat
tuale del !avoro A P men si
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Segue: Area economica

Codice

ILR 008

ILR 010

ILR 033

LAVORI

Rctribuzioni dei lavoratori dipendenti in agri
coltura per conto CEE
Retribuzioni e costo del lavoro degli operai
dell'cdilizia
Rilevazione delle retribuzioni e del costa
del lavoro degli operai agricoli,
per provincia

ELABORAZIONI

Fonte

A

Tipo

C

T

P

Organi

OPA-REG

Periodicita I3anca
dati

plu

men

ann

ILR 014

ILR 017

ILR 018

ILR 019 *

ILR 034

Retribuzioni contrattuali annui di competenza
e di cassa
Ore di lavoro concesse dalla cassa integrazione
guadagni
Indicatori per adeguamento pensioni alia
dinamica salariale
Indicatori per la rivalutazione stipendi dei
magistrati

ALTRI LAVORI

Determinazione di coefficienti per la rivaluta
zione delle rctribuzioni dei funzionari CEE

ann

men

ann

plu

ann

si

Fonte: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale

RILEVAZIONI

LPS 002 Indagini sul costa della manodopera nella
industria, nel commercio, nelle banche
e nelle assicurazioni P alt

Fonte: Ministero del tesoro

RILEVAZIONI

TES 006 Pagamenti netti delle pensioni dei
dipendenti pubblici A T men

TES 007 IRPEF relativa ai pagamenti corrisposti per lc
pensioni dei dipendenti pubblici A T men

TES 008 Spesa per le retribuzioni e indennita al
personale in servizio della Direzione Generale
dei servizi periferici A T men

Fonte: INPS

ELABORAZIONI

IPS 013 Retribuzioni degli operai e impiegati del settore
privato non agricola ann si

126 ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1991



LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Fonte: Istat

RILEVAZIONI

CEI 001 Bilanci consuntivi delle Regioni e Provincie
autonome S T ann

CEI 002 Bilanci consuntivi delle Amministrazioni
provinciali S T ann

CEI 003 Bilanci consuntivi delle Amministrazioni
comunali S T ann

CEI 004 Bilanci consuntivi degli Enti pubblici:
Comunita montane S T ann

CEI 005 Bilanci consuntivi degli Enti pubblici:
Camere di Commercia S T ann

CEI 006 Conti economici degli Enti previdenziali S T ann
CEI 007 Bilanci consuntivi: Istituti ospedalieri pubblici S T ann
CEI 008 Bilanci consuntivi delle Universita S T ann
CEI 009 Bilanci consuntivi degli Enti per il diritto

allo studio universitario S T ann
CEI 012 Bilanci consuntivi degli Enti pubblici:

Enti provinciali per il Turismo a Aziende di
promozione turistica S T ann

CEI 013 Bilanci consuntivi degli Enti pubblici: lstituti
autonomi per Ie Case Popolari S T ann

CEI 014 Bilanci consuntivi degli Enti pubblici:
Enti regionali di sviluppo Agricolo S T ann

CEI 015 Bilanci consuntivi degli Enti pubblici: Enti vari S T ann

ELABORAZIONI

CEI 025 Bilanci delle USL per regione ann

Fonte: Ministero della Difesa

RILEVAZIONI

MID 001 Censimento delle risorse hardware e
software dell'area tecnico amministrativa
della Difesa A T YEP ann

ELABORAZIONI

MID 006 Personale militare del Ministero della difesa ann
MID 007 Personale civile della difesa trm

Fonte: Ministero delle Finanze

RILEVAZI0 NI

MIF 001 Rilevazione generale sullo state dell'am-
ministrazione delle lmposte Dirette A T ann

MIF 002 Rilevazione generale sullo stato dell'amrninistra-
zione delle tasse e imposte indirette sugli affari A T ann
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Segue: Area economica

Codice

MIF 004

MIF 035

LAVORI

Rilevazione generale sullo stato del Con
tenzioso Tributario

ELABORAZIONI

Statistiche relative al catasto fabbricati
ed al catasto terreni

Fonte

A

Tipo

T

Organi Periodicita Banca
dati

ann

Fonte: Ministero di Grazia e giustizia

RILEVAZIONI

MGG 001

MGG 012

Attivita degli archivi notarili

ELABORAZIONI

Personale dipendente

A T sem

ann

Fonte: Ministero dell'Industria, commercio e artigianato

RILEVAZIONI

MIC 002

MIC 010
MIC 015

Relazione annuale sulla distribuzione
quali-quantitativa del personale e delle
retribuzioni
Analisi delle spese al personale
Rilevazione annuale della consistenza nu
merica del personale

A
A

A

T
T

T

ann
ann

ann

Fonte: Ministero dell'Interno

ELABORAZIONI

INT 016
INT 019

INT 020
INT 022

INT 023

INT 036

INT 037

128

Personale civile del Ministero dell'Interno
Indagine concernente la categoria dei
segretari comunali e provinciali
Osservatorio degli statuti comunali e provinciali
Anagrafe degli Amministratori degli
Enti Locali
Rilevazione sulla situazione anagrafica
e finanziaria di ciascun ente locale sia
con riferimento aile entrate, che aile
spese
Cespiti patrimoniali appartenenti al
Fondo Edifici di Culto (F.E.C.)
Conto consuntivo delle spese di gestione
degli affari dei culti

alt

alt
sem

men

ann

trm

ann
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area economica

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

Fonte: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale

ELABORAZIONI

LPS 015 Indagini sul personale dipendente ann

Fonte: Ministero della Marina mercantile

ELABORAZIONI

MMM 005 Statistica del personale del
Ministero ann

Fonte: Ministero delle Poste e telecomunicazioni

RILEVAZIONI

MPT 012 Personale dell'amministrazionc P.T. A T YEP con
MPT 015 Edifici, alloggi e case albergo per il

personale dipendente dell'Amministra-
zione P.T. A T men

Fonte: Ragioneria generale dello Stato

RILEVAZIONI

RGS 004 Assunzioni e cessazioni dal servizio nel
1992 di dipendenti di Amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo A T ann

ELABORAZIONI

RGS 005 Emolumenti a carattere fisso e continuativo
e trattamento accessorio del personale delle
Amministrazioni ed Enti gestiti dai sistemi
informativi della R.G.S. e dalla D.G.S.P.
del Tesoro men

Fonte: Ministero del Tesoro

RILEVAZIONI

TES 003 Statistica del personale in servizio A T con
TES 005 Personale di ruolo e non della Direzionc

generale dei servizi periferici A T YEP men

Fonte: INAIL

ELABORAZIONI

IAI 006 Dati su personale dipendente INAIL ann
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AREA AMBIENTALE

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

Fonte: Istat

STUDI PROGETTUALI

AGR 258 Organizzazione in banca dati dei dati
metereologici

RAD 001 Contabilita ambientale
RAD 002 Individuazione di spazi ambientali nelle

indagini Istat
RAD 003 Statistiche economiche per l'ambiente
RAD 007 * Elabarazione di una metodologia statistica

standardizzata nella area ambientale
RAD 008 * Costruzione di una banea dati ambientali

RILEVAZIONI

AGR 221 Incendi forestali A T IRF trm
AGR 240 Caccia: Aziende faunistico-venatorie; zone di

ripopolamento e cattura della selvaggina; oasi
di protezione e rifugio della fauna A T PRO ann

AGR 256 Principali fenomeni metearologici e dati
termopluviometrici A P MIN dec

ILR 055 Impianti di depurazione delle acque reflue urbane A T UPS ace
RAD 004 Qualita dell'aria sulla base dei dati disponibili

presso Ie regioni S T ann si

Fonte: Ministero dell'Interno

RILEVAZIONI

INT 005 S.I.T. (Sistema Informativo Tcrritoriale) A T PRE ann
INT 012 Statistiche sulle attivita svolte dai Vigili

del Fuoco A T can

ELABORAZIONI

INT 024 Dati statistici personale Carpo dei Vigili
del Fuoco men si

Fonte: Ministero dei Lavori pubblici

RILEVAZIONI

MLP 003 Rcti di monitoraggio sismica operanti
sui tcrritario nazionale T si
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LA PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Segue: Area ambientale

Codice LAVORI Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

Fonte: Ministero della Marina mercantile

RILEVAZIONI

MMM 011 Catasto dei beni demaniali A T CAP ann
MMM 014 Attivita nuclei operativi difesa nave A C bim

Fonte: Ministero della Sarrita

RILEVAZIONI

SAN 014 Rilevazione sulle caratteristiche delle
acque potabili e degli acquedotti A P USL alt
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AREA METODOLOGICA

Codice

Fonte: Istat

RSP 001

RSP 002

RSP 006

SME 001
SME 003
SME 005

SME 017

SME 018

SME 023 *
SME 024
SME 025 *
SME 026 *

SME 027

SME 028
SME 029 *
SME 032

SME 033

Fonte: ISCO

LAVORI

STUD! PROGETTUALI

Nuovi disegni campionari per Ie statistiche su
istituzioni e imprese
Studio metodologico sull'influenza dei criteri
di sostituzione e/o trattamento delle unita da
rilevare sulla qualita delle informazioni prodotte
Classificazione dei prodotti associati aile attivita
economiche (CPATECO)
Analisi di nuovi disegni campionari
Metodi di stima per piccole aree
Analisi della mancata risposta totale e studio
di tecniche per la riduzione degli effetti
distorsivi
Metodologie e strumenti per la correzione delle
variabili qualitative
Metodologie e strumenti per la correzione delle
variabili quantitative
Metodologie per il rilascio dei microdati
Tecniche per Ie indagini telefoniche
Sistemi informativi statistici
Linguaggi formali per la progettazione di una
indagine statistica
Metodologie e strumenti per la correzione
degli errori inter-record
Campioni areali
Software di supporto al campionamento
Metodologie per la tutela della riservatezza
dei dati in forma aggregata
Metodo di campionamento per indagini da
liste non aggiornate

STUD! PROGETTUALI

Fonte Tipo Organi Periodicita Banca
dati

ISC 013

132

Revisione delle tecniche di indagine utilizzate per
le inchieste congiunturali ISCO-CEE
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Parte seconda
La diffusione delle informazioni

e Ie relazioni internazionali





1. LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Nel corso dell'anno 1994 il settore ha svol
to la propria attivita impegnandosi a poten
ziare la diffusione dell'informazione statistica,
il marketing e l'editoria.

L'EDITORIA

Le pubblicazioni

Duecentottantuno volumi per cornplessi
ve 71.762 pagine di stampa, esprimono la mi
sura delle attivita editoriali realizzate nel 1994
con la collaborazione di tipografie esterne.

Rispetto al precedente anna (cfr. tav. 1), si
e verificato un incremento di volumi (22,7%)
nonche del numero delle pagine stampate
(30,5%).

Dall'analisi della produzione editoriale, si
evidenzia che nell'anno 1994 e stato dato un
consistente impulso alla diffusione dei dati
censuari. Risulta infatti completata, con la
pubblicazione degli ultimi 3 fascicoli, la serie
dei dati del Censimento agricolo 1990 e sono
stati realizzati 70 volumi provinciali e regiona
li riferiti al Censimento della popolazione e
delle abitazioni 1991, anche in questo caso a
comPlet~ento della serie. Per il Censimen
to dell'i dustria e servizi 1991, infine, sono
stati pubb icati i 95 fascicoli provinciali. Fra le
altre pubblicazioni va citato il Rapporto an
nuale relativo al 1993, articolato in due volumi:
"La situazione del Paese" (edito anche in lin
gua inglese con il titolo "Annual report - State
of Italy 1993") e "L'attivita e le risorse della sta
tistica ufficiale".

Vanno segnalati ancora i volumi monogra
fici che fanno riferimento alle indagini multi
scopo sulle famiglie ("La condizione degli an-
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ziani; II mondo dei bambini; Condizioni di
salute e ricorso ai servizi sanitari; Aspetti del
la condizione femminile: istruzione, lavoro e
famiglia") nonche il volume "Attivita del Con
siglio superiore di Statistica 1949-1989".
Dall'esame di questi e di altri volumi, peraltro
tradizionali nel patrimonio editoriale dell'Isti
tuto, puo riconoscersi 10 sforzo compiuto
per ottenere un prodotto migliorato nei con
tenuti e nella veste grafica.

Ne costituisce un esempio l'attivita di revi
sione dei contenuti di talune pubblicazioni,
allo scopo di presentare i diversi argomenti
in maniera pili agile e tempestiva, a comincia
re dall'impostazione degli annuari. In
quest'ottica, ad esempio, il tradizionale volu
me "Statistiche giudiziarie" e stato scompo
sto in due distinti volumi, rispettivamente ri
feriti alla materia penale e civile.

Nel 1994 e stato realizzato, nella nuova ve
ste editoriale inaugurata nel 1993, il volume
"Le Regioni in cifre" con finalita specifiche di
diffusione dell'informazione statistica di base
e di promozione dell'immagine dell'Istituto.

II volume "I conti degli Italiani", arricchito
di nuovi grafici e rinnovato nella veste edito
riale, e risultato molto gradito all'utenza (vie
ne infatti utilizzato come testa ausiliario pres
so alcune Universita) ed i suoi contenuti han
no trovato ampia risonanza presso gli organi
di informazione.

Riguardo alla stampa di modelli, si registra
un incremento del 20% rispetto all'anno pre
cedente; la maggiore domanda di modulistica
proviene dai settori delle indagini sulle fami
glie e da quelle demografiche. I modelli ri
chiesti sono per il 52% in piano e per il rima
nente 48% a trascinamento.
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L'approntamento tipografico interno

I11994 e stato un anna di transizione per il
Centro stampa a causa del progetto, tuttora in
corso, di radicale ristrutturazione del settore
della fotocomposizione, che verra dotato di
una rete locale di personal computer corre
data di softwareavanzati per il trattamento ti
pografico dei testi. Sono state inoltre formu
late proposte di ristrutturazione anche per il
settore della stampa interna.

Nel corso dell'anno sono stati portati a ter
mine i seguenti lavori distribuiti per settore:
- fotocomposizione e grafica. sono stati ela

borati testi e tavole per la procedura di
stampa di 16 notiziari, 12 fogli di informa
zione, 266 modelli di rilevazione, 5 pubbli
cazioni, 69 lavori vari che comprendono de
pliant, lettere, circolari, etc., per un totale di
2.450 pagine fotocomposte. Le elaborazioni
grafiche per Ie pubblicazioni Istat stampate
all'esterno hanno sviluppato 1.237 grafici;

- fotoriproduzione: l'attivita di riproduzione
in fotocopia costituisce una delle modalita
pili utilizzate, in considerazione della velo
cita della macchina e della possibilita di alle
stire automaticamente le pubblicazioni.
Nell'anno sono state riprodotte 4.161.887
copie;

- settore starnpa interna e allestimento: sono
stati preparati i piani di montaggio su pelli
cola e Ie relative matrici di stampa di foto
composti con le quali sono state riprodotte
1.597.283 co pie per un totale di 7.852.827
passaggi macchina. Le pubblicazioni stam
pate all'interno, tra Ie quali vanno evidenziati
i "Quaderni di ricerca", sono state allestite in
teramente dall'apposito settore eyed. tav. 2).

LA COMUNICAZIONE
E I RAPPORTI CON L'UTENZA

La comunicazione e la diffusione

Nel corso dell'anno sono state prese alcu
ne importanti iniziative volte, da un lato, a co-
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noscere meglio il mercato degli utenti attuali
e potenziali nonche il grado di soddisfazione
per i prodotti e, dall'altro, a informare e coin
volgere amministrazioni, imprese e famiglie.
Altre iniziative, poi, hanno riguardato una mi
gliore fruibilita dei servizi resi.

Tra le ricerche sull'utenza si deve segnalare
quella effettuata presso il Centro diffusione,
volta a verificare il gradimento per i servizi
offerti. Tale iniziativa permette, altresi, di co
stituire la base per un apposito archivio uten
ti, cui rivolgersi per attivita promozionali e di
direct marketing.

E stato anche messo a punto un questiona
rio per rilevare le esigenze degli utenti che si
avvalgono dei dati sulla bilancia commerciale
e di coloro che potrebbero utilizzare nuovi
supporti informatici quali i CD-ROM. E stato
infine avviato uno studio al fine di utilizzare le
informazioni contenute nelle fatture com
merciali.

Sotto il profilo informativo, pubblicitario
e di immagine, le iniziative pili rilevanti del
1994 si sono sviluppate su tre distinti terreni:
l'innovazione editoriale; la partecipazione a
convegni e manifestazioni culturali, economi
che e scientifiche; il miglioramento dei rap
porti con la stampa.

Per cia che riguarda l'editoria, vanno se
gnalate le seguenti iniziative:
- il Catalogo 1995 e stato completamente rin

novato, sia nella forma che nei contenuti. Le
novita consistono, soprattutto, nel maggior
spazio dedicato ad altre forme di diffusione,
talune del tutto innovative, quali Ie elabora
zioni su misura, la cartografia tematica, Vi
deotel e Televideo;

- quanto ai prodotti sui Censimenti, e stato
realizzato un apposito opuscolo, "Guida
all'uso dei Censimenti", che ha avuto la pili
ampia diffusione ed e stato anche distribui
to insieme alla rivista "Terziaria", destinata
ad un pubblico altamente specializzato;

- a seguito di un accordo con l'editore De
Agostini, il volume "Le Regioni in cifre" e
stato distribuito con l'Atlante; e stata anche
inserita una scheda-segnalibro che contiene
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i dati pili significativi sull'Italia prodotti
dall'Istat e le informazioni sull'accesso ai dati
stessi;
- in occasione dell'incontro del G 7 di Napoli

sono stati presi accordi con la Presidenza
del Consiglio per una edizione speciale di
"Conoscere l'Italia". Tale edizione, stampata
in trentamila copie, ha avuto grande succes
so presso tutte le numerose delegazioni
straniere, nonche presso i giornalisti esteri
accreditati.

Nel corso del 1994 si e dimostrata partico
larmente utile la partecipazione dell'Istat ad
alcune manifestazioni nazionali. Grande rilie
vo, alla Fiera agricola di Verona, ha avuto la
presentazione del volume "Italia", che ripor
ta i dati definitivi del Censimento agricolo.

Uno stand dell'Istat e stato allestito in oc
casione del Convegno sull'agricoltura a Bave
no, del Convegno SIS a Sanremo e del Salone
del libro a Torino. Quest'ultimo acquista par
ticolare rilievo sia per le caratteristiche della
manifestazione, sia per il target cui si rivolge,
sia, infine, per l'opportunita di vendita dei
prodotti.

La Settimana della cultura scientifica, svolta
si all'Universita di Tor Vergata aRoma, ha vi
sto la partecipazione di migliaia di studenti e
di docenti interessati alla consultazione dei
volumi e all'interrogazione delle banche dati
Istat.

Presso il Salone della comunicazione pub
blica e dei servizi al cittadino, l'Istat ha allesti
to uno stand presso il quale e stato, tra l'altro,
presentato un sistema informativo di statisti
che territoriali realizzato in collaborazione
con Ancitel. Tale sistema informativo per
mette di conoscere ben 250 indicatori per
ciascuno degli 8.105 Comuni.

Nel mese di settembre si e ripetuto il con
sueto appuntamento con la pili grande mani
festazione fieristica del Mezzogiorno, la Fiera
del Levante di Bari. Presso 10 Smau di Milano,
infine, sono stati resi disponibili, oltre alle
consuete pubblicazioni, i floppy disk, il pro
dotto Ancitel ed il Videotel in collaborazione
con il Poligrafico dello Stato.
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Di notevole importanza, anche dal punto di
vista promozionale, le iniziative prese in occa
sione della Seconda Conferenza nazionale di
statistica (Roma, 15-17 novembre) nel cui am
bito e stato attivato il primo Salone dell'Infor
mazione statistica, che ha visto una larghissima
partecipazione delle amministrazioni centrali
e locali facenti parte del Sistan. In questa occa
sione e stato rinnovato 10 stand dell'Istat, pres
so il quale sono state presentate le principali
innovazioni tecnologiche messe a punto per
meglio soddisfare le esigenze degli utenti. Va
menzionata la cartografia Census e una serie di
CD-ROM realizzati con un gruppo di societa
specializzate, contenenti informazioni sugli ul
timi censimenti associati a dati cartografici.

Presso il Salone dello studente di Milano,
organizzato dalla rivista Campus, e stato orga
nizzato un seminario, nel corso del quale e
stato presentato il volume "Gli sbocchi pro
fessionali dei laureati". All'incontro hanno
partecipato un centinaio di studenti e nume
rosi rappresentanti dell'Universita e dei prin
cipali quotidiani milanesi.

Tra le iniziative rivolte ad una maggiore dif
fusione dell'informazione statistica attraverso
i mass-media, vanno segnalate:
- la definizione di un calendario predetermi

nato per i comunicati stampa operante dal
gennaio 1995, con il quale l'Istat si allinea alla
procedura gia in atto in altri paesi. I1 calen
dario permette ad analisti e commentatori
di programmare meglio il proprio lavoro.
Nel giorno di uscita di ciascun comunicato,
esperti dell'Istat sono a disposizione dei
giornalisti per fornire chiarimenti e dettagli
utili per una migliore comprensione
dell'informazione statistica;

- la presentazione alla stampa locale dei fasci
coli provinciali dei censimenti relativi ad al
cune province, come Roma, Milano, Torino,
Bologna, Venezia, Ancona e Bari;

- la pili stretta collaborazione con gli organi di
informazione, evidenziata anche dagli spazi
che all'informazione statistica sono stati de
stinati in alcuni programmi televisivi di in
trattenimento (A grandi cifre, Luna Park).
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In ambito internazionale, e stata particolar
mente attiva la partecipazione alle attivita
dell'apposito gruppo di lavoro sulla diffusio
ne delle informazioni statistiche, istituito
presso l'Eurostat. Sono state avviate le intese
volte a rendere disponibili presso il Centro
diffusione dell'Istat i principali prodotti stati
stici dell'Eurostat.

Particolare attenzione e stata posta all'im
magine dell'Istat in campo internazionale: in
questa ambito e da inserire la diffusione
dell"'Annual Report" ai corrispondenti della
stampa estera.

Altre iniziative sottolineano invece il rap
porto fattivo fra l'Istat ed altri organi ed istitu
zioni pubbliche; fra queste, la pili rilevante e
l'uscita del volume "Tempi diversi", la prima
significativa ricerca realizzata nell'ambito di
un progetto avviato dall'Istat con la Commis
sione nazionale per le pari opportunita tra
uomo e donna. "Tempi diversi" e scaturita da
un approfondimento dei dati sull'uso del
tempo, periodicamente rilevati dall'indagine
Multiscopo sulle famiglie, al fine di individua
re l'evoluzione delle differenze di genere. La
conferenza stampa per la presentazione del
volume, che ha avuto luogo presso la Presi
denza del Consiglio dei ministri, ha suscitato
grande interesse anche in nuove fasce di
utenza.

Negli ultimi mesi del 1994, infine, e stata
pianificata e messa a punto l'attivita promo
zionale connessa all'apertura dei nuovi Centri
di informazione statistica presso gli Uffici re
gionali.

Per la Seconda Conferenza nazionale di
statistica, che si e svolta aRoma presso l'Au
ditorium della Tecnica della Confindustria nei
giorni 15/16/17 novembre, sono da segnalare
alcune innovazioni rispetto alla prima edizio
ne, volte soprattutto a focalizzare l'attenzione
su aspetti specifici della diffusione; in parti
colare forum e workshops hanno fornito
l'opportunita di approfondire alcune temati
che di carattere istituzionale, giuridico e tee
nologico riguardanti la diffusione dell'infor
mazione statistica, suscitando un vivo interes-
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se tra gli studiosi ed i giornalisti intervenuti ai
lavori della Conferenza.

II centro diffusione

II centro diffusione dell'Istat, attivo fin dal
1989, ha notevolmente incrementato la pro
pria attivita nel corso del 1994, sia per il mag
giore interesse verso le informazioni statisti
che, sia per la disponibilita dei dati dei censi
menti generali del 1991.

Nel corso del 1994, il centro e stato visitato
da circa 12.000 utenti; sono state evase 1.100
richieste di dati ed emesse 6.600 certificazio
ni su indicatori economici. Sono state vendu
te 9.750 pubblicazioni e 2.660 floppy disk, di
cui 2.040 per corrispondenza. Sono state for
nite, infine, centinaia di informazioni giorna
liere attraverso le 10 linee telefoniche apposi
tamente predisposte.

I proventi derivanti dalla vendita di pro
dotti presso il centro diffusione sono pili che
raddoppiati nel corso del 1994 (273 milioni di
lire contro 135 dell'anno precedente).

II centro assicura il costante aggiornamen
to delle pagine informative Istat su Televideo
e Videotel.

Come ogni anno, sono state ricevute nu
merose scolaresche a cui sono state illustrati
l'attivita ed i prodotti dell'Istituto, con l'inten
to di stimolare nei giovani la cultura statistica.

Le bancbe dati di diffusione

Come negli anni precedenti, l'attivita del
settore si e orientata lungo tre direttrici prin
cipali:
-l'ampliamento dei contenuti informativi

delle banche dati;
- 10 studio di nuove interfacce per migliorare

l'interazione dell'utente con la banca dati;
- la realizzazione del sistema per la rilevazione

automatica delle interrogazioni effettuate.
I contenuti informativi delle banche dati

sono stati ampliati con l'inserimento dei dati
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territoriali (comunali) del Censimento della
popolazione 1991, dei quali il settore ha pro
dotto la progettazione concettuale. Migliora
menti e ristrutturazioni sono stati apportati
alle procedure, specie a quelle relative alle se
rie territoriali.

Relativamente alle "interfacce utenti", e
proseguita la collaborazione con l'Universita
di Roma per la definizione di una adeguata
metodologia per la realizzazione di interfacce
user-friendly. I risultati dell'attivita sono stati
presentati nel rapporto finale di ricerca, una
sintesi del quale e stata invece presentata alla
Seconda Conferenza nazionale di statistica.

In relazione al sistema di monitoraggio del
le interrogazioni alle banche dati, nei meli di
settembre e ottobre e stato effettuato, in col
laborazione con il centro diffusione, il test
delle procedure realizzate. In attesa della va
lutazione definitiva, il sistema e attualmente
attivo sulle banche dati, "in parallelo" al pre
cedente sistema di rilevazione.

Infine, nell'ambito delle iniziative dirette a
migliorare la qualita del servizio banche dati, e
iniziata l'attivita di revisione del manuale
d'uso per gli utenti.

La commercializzazione dei prodotti

Nell'ambito della commercializzazione dei
prodotti sono state soddisfatte circa 10.300
richieste di utenti esterni attraverso:
-l'emissione di n. 9.713 fatture relative alla

vendita per corrispondenza di circa 45.700
volumi per un totale di circa 888 milioni di
lire;

-l'attivazione di n. 2.587 abbonamenti susse
guenti all'emissione di n. 2.278 fatture per
un totale di circa 333 milioni, con la spedi
zione di ulteriori 37.100 volumi;

- l'espletamento delle pratiche amministrati
ve relative a dieci convenzioni con l'EURO
STAT;
- l'espletamento delle pratiche amministra

tive relative a circa 1.565 richieste di dati
statistici su supporto sia magnetico che

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1994

LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

cartaceo, con l'emissione di n. 1.447 fatture
per un totale di circa 2 miliardi di lire (com
presi i rinnovi contrattuali per collegamen
ti banche dati e licenze di distribuzione e
varie).

Gli introiti realizzati, senza distinzione tra
competenze e residui, sono stati complessi
vamente di circa 2 miliardi e 320 milioni, se
condo la seguente ripartizione:
- vendita pubblicazioni per corrispondenza

e abbonamenti per circa 1 miliardo e 145
milioni;

- rimborsi per fornitura dati e convenzioni
varie per circa 1 miliardo e 175 milioni, che
hanno comportato l'emissione di n. 2.403
elenchi contabili e n. 1.328 note di accredito
per altre prestazioni.

Sono stati distribuiti alle librerie deposita
rie n. 8.248 volumi.

La biblioteca

Nel corso del 1994 alla norrnale attivita della
biblioteca, che e proseguita in conforrnita con
Ie linee programmate, si e affiancata un'analisi
dell'organizzazione dellavoro e dei servizi sfo
ciata in un progetto di ristrutturazione ed auto
mazione. Tale progetto ha l'obiettivo di far en
trare la biblioteca nel Servizio bibliotecario
nazionale (SBN), di ridefinire l'uso degli spazi,
di ampliare l'offerta dei servizi.

Da questa premessa sono state identificate
per il 1994 tre aree di intervento prioritarie: la
crescita delle raccolte, la gestione delle stes
se, i servizi al pubblico. Sono stati pertanto
avviati lavori preparatori e servizi sperimen
tali, in attesa dell'acquisizione dei prodotti
informatici necessari per compiere il pro
cesso di riorganizzazione.

La completezza, l'aggiornamento e la valo
rizzazione delle raccolte sono tra gli impegni
fondamentali della biblioteca. Si e dunque
proceduto, da un lato, nella linea del poten
ziamento e snellimento delle procedure d'ac
quisto e, dall'altro, controllando la comple
tezza di alcune delle 2.000 testate di seriali
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correnti, con l'invio di 300 richieste per co
prire le lacune. Le collezioni, consistenti in
oltre 150.000 unita inventariali, si sono arric
chite di 2.109 nuove pubblicazioni (113 mo
nografie acquistate, 201 abbonamenti a seriali
sottoscritti, 1.755 opere pervenute a titolo di
dono 0 scambio, 10 CD-ROM, 30 dischetti),
SuI versante scambi di pubblicazioni (13.480
volumi), e stato aggiornato l'indirizzario che
comprende 524 enti italiani e stranieri.

La gestione delle raccolte e un'altra delle li
nee di intervento prescelte in relazione alla
progettata apertura di un'estesa area a scaffale
aperto (per 50.000 volumi). E stato COS! ese
guito un censimento generale (su 300.000 vo
lumi) teso a verificare 10 stato di conservazio
ne e di aggiornamento delle collezioni, men
tre si e intervenuti con il riordino delle serie di
9.500 fascicoli e la rilegatura di 1.200 volumi.

Per cia che riguarda i servizi al pubblico, la
biblioteca ha avviato il loro potenziamento
sia nei confronti dell'esterno che verso le
strutture dell'Istat. Spinge in questa senso
l'aumento del 30% di frequentatori esterni
(5.081), malgrado l'inadeguatezza degli spazi
in sala studio e l'orario solo mattutino. Va rile
vata una diversificazione dell'utenza rispetto
all'anno precedente, con la flessione degli
studenti (dall'83% al 76%), l'aumento dei ri-
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cercatori (dal 6% al 9%) e dei privati cittadini
(dal 3% al 6%). Sono stati consultati 15.655 vo
lumi, 1'81% dei quali editi dall'Istituto.

La sperimentazione del servizio di ricer
che a distanza, per posta 0 via fax, in relazio
ne a richieste di serie storiche di dati, ha mes
so in luce una notevole domanda pubblica e
privata che dovra in futuro essere oggetto di
formalizzazione.

SuI versante dell'utenza interna, al servizio
di prestito delle opere della biblioteca (713
volumi) che e aumentato di quasi il 300%, e
stato affiancato, in via sperimentale, il presti
to interbibliotecario, quale strumento di inte
grazione delle raccolte e di compartecipazio
ne delle risorse.

L'intervento di valorizzazione delle colle
zioni, uniche in Italia, e continuato con la
pubblicazione del quadrimestrale "Notiziario
bibliografico e del Sommario bibliografico
1993", contenenti le schede di quasi 800 ope
re di recente acquisizione. Sono stati inoltre
approntati nuovi canali che, affiancandosi alla
pubblicizzazione delle raccolte, favoriscano
la comunicazione con il pubblico: la rubrica
fissa su "Istat Informa", veicolo di informa
zione rapida all'attivita della biblioteca e la
"Guida alla Biblioteca" finalizzata all'istruzio
ne dell'utenza.
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Tavola 1 - Pubblicazioni per area di interesse. Anni 1993 e 1994 (a)

1993 1994
AREA

Pagine Pagtnc
complessive cornplessive

Totale stampate Totale stampate
N. pagine Tiratura (migliaia) N. pagine Tiratura (migliaia)

DATI ASSOLUTI

Generale 32 5.494 303.000 49.252 36 6.372 334.500 58.264
Demografica 7 1.984 16.900 4.102 5 1.696 14.700 5.156
Sociale 37 9.642 55.350 14.371 29 8.228 39.800 11.238
Economica 48 12.910 88.300 25.319 40 8.044 63.900 11.686

di cui Commercio estero (b) 8 7.084 16.500 14.616 3 2.668 4.500 4.002
Ambientale 1 268 5.000 1.340 1 336 1.200 403
Metodologica 5 1.102 9.000 1.961 2 676 4.000 1.242

I
Totale 130 31.400 477.550 96.345 113 23.352 458.100 87.989

Censimenti 99 23.580 225.000 53.246 168 46.410 344.500 95.636
agricoltura 57 12.804 139.500 31.306 3 1.434 9.000 4.302
popolazione e abitazioni 40 10.288 81.000 20.832 70 22.356 141.500 45.134
industria e servizi 2 488 4.500 1.108 95 22.620 194.000 46.200

TOTALE GENERALE 229 54.980 702.550 149.591 281 71.762 802.600 183.625

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

Generale 14,0 10,0 43,1 32,9 12,8 8,9 41,7 31,7
Demografica 3,1 3,6 2,4 2,7 1,8 2,4 1,8 2,8
Sociale 16,2 17,5 7,9 9,6 10,3 11,5 5,0 6,1
Economica 21,0 23,5 12,6 16,9 14,2 11,2 8,0 6,4

di cui Commercio estero 3,5 12,9 2,3 9,8 1,1 3,7 0,6 2,2
Ambientale 0,4 0,5 0,7 0,9 0,4 0,5 0,1 0,2
Metodologica 2,2 2,0 1,3 1,3 0,7 0,9 0,5 0,7

Totale 56,8 57,1 68,0 64,4 40,2 32,5 57,1 47,9

Censimenti 43,2 42,9 32,0 35,6 59,8 64,7 42,9 52,1
agricoltura 24,9 23,3 19,9 20,9 1,1 2,0 1,1 2,3
popolazione e abitazioni 17,5 18,7 11,5 13,9 28,1 31,2 17,6 24,6
industria e servizi 0,9 0,9 0,6 0,7 33,8 31,5 24,2 25,2

TOTALE GENERALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Per "pubblicazione" si intende il volume. Pertanto, sono stati conteggiati i singoli fascicoli del Bollettino mensile di sta-
tistica degli indicatori mensili e della Statistica trimestrale del commercio con l'estero. Sono esclusi i Notiziari e i Comuni-
cati Stampa.
(b) Con il 1993 (8 volumi) e stato recuperato il ritardo nelle pubblicazioni dei volumi relativi ai periodi precedenti. I tre vo-
lumi pubblicati nel 1994 si riferiscono ai primi tre trimestri dell'anno.
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Tavola 2 - Attivita tipografica. Anni 1993 e 1994

ATTIVITA.
N.

APPRONTAMENTO TIPOGRAFICO ESTERNO

1993

COPIE
(migliaia)

N.

1994

COPlE
(migliaia)

Modelli e materiale
ausiliario in complesso

- per rilevazioni correnti e periodiche
- per rilevazioni censuarie

Volumi

Notiziari Istat (solo fotocomposizione)

325
325

229

16.640
16.640

703

460
460

281

11

17.657
17.657

803

ATTIVITA

1993

pAGINE
FOTOCOMpOSTE

1994

pASSAGGI MACCHINA
Cmighaia)

1993 1994

APPRONTAMENTO TIPOGRAFICO INTERNO

Modellame e circolari 1.364 1.296 3.422 2.946
Notiziari Istat 439 203 1.265 451
Fascicoli, pubblicazioni varie 929 951 435 294

TOTALE 2.732 2.450 5.122 3.691

Grafici 1834 1237
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Tavola 4 - Diffusione per supporto e categoria di utenti. Anno 1994

COPIE VEND UTE
TOTALE

CATEGORIE Dr UTENTI Pubblicazioni Support! Tabulati Fatturato PUBBLICAZIONI PUBBLICAZIONI
e abbonamenti magnetici e altre forme (a) Jordo OMAGGIO DIFFCSE

(n. di pagine) (L x 1000)

Settore pubblico 15.349 3.777 1.806 1.631.076 Cal 72.238 87.587
Parlamento e governo centr. 2.617 456 94 1.047.913 26.112 28.729
Regioni e province 1.999 952 37 195.500 6.552 8.551
Enti locali e aziende 3.255 979 202 119.983 8.816 12.071
Altri Enti pubblici 7.478 1.390 1.473 267.680 30.758 38.236

Istruzione e ricerca 15.292 3.888 562 357.300 9.852 25.144
Universita e istit. di ricerca 13.370 3.881 525 333.001 4.955 18.325
Istituti scolastici 1.922 7 37 24.299 4.897 6.819

Settore privato 49.410 8.295 13.666 1.280.909 610 50.020
Imprese 45.513 5.244 9.154 920.106 45.513
Organizzazioni e associazioni 3.897 3.051 4.512 360.803 610 4.507

Mezzi di informazione 1.580 42 117 28.262 389 1.969

Organismi internazionali 5.090 199 3.883 121.582 526 5.616
Unione europea 421 3 15.540 37 458
Altri organismi 4.669 199 3.880 106.042 489 5.158

Persone fisiche 5.862 1.080 2.146 102.946 986 6.848

TOTALE 92.583 17.281 22.180 3.522.075 84.601 177.184

(a) Comprende anche Ie certificazioni e le fotocopie.
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2. LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Introduzione

11 coinvolgimento dell'Istituto in attivita a
carattere internazionale e sempre pill forte e
interessa ormai in modo diretto tutti i setto
rio Le sole attivita con Eurostat, che compor
tano la partecipazione a Comitati, Gruppi di
lavoro, Task forces sono oggi pill di 100.
Non e di poco conto inoltre, il contributo
dell'Istat alle riunioni convocate nell'ambito
dei programmi dell'OCSE, dell'ECE-ONU di
Ginevra, e degli altri organismi internaziona
li. 11 quadro di riferimento e inoltre in conti
nua evoluzione con la nascita frequente di
nuove attivita cui molto spesso corrisponde
la cessazione di un numero molto limitato di
quelle presenti.

Un dato particolarmente rilevante e la for
te crescita del numero di visite e scambi bila
teriali di delegazioni di Istituti statistici esteri
(Presidenti e/o Direttori Generali) presso
l'Istat (Polonia, Albania, Cina, Romania, Un
gheria, Georgia, Russia, Slovacchia, Azer
bahjan, Austria, Svizzera, Regno Unito) e visi
te di delegazioni dell'Istat presso altri INS
(Polonia, Albania, Romania, Cina, Ungheria,
Russia, Uzbekistan) nel corso delle quali sono
stati siglati anche accordi e programmi di
cooperazione. Tra questi segnaliamo in parti
colare l'accordo di cooperazione con l'Alba
nia siglato alla presenza dei Ministri degli
Esteri dei due Paesi il 12 settembre 1994, e
quello con la Repubblica ex Yugoslava di Ma
cedonia, primo accordo siglato dalla nuova
Repubblica con un Paese Europeo.

Per sostenere l'estensione ed il consolida
mento delle attivita, si e reso necessario pre
disporre strumenti di monitoraggio e di cir
colazione delle informazioni anche al fine di
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massimizzare l'efficienza e l'efficacia degli in
terventi. In questa direzione, alcune impor
tanti iniziative sono state intraprese nel corso
del 1994 come il censimento delle attivita
dell'Istituto in rapporto ad Eurostat, conteg
giate in oltre cento programmi diffusi capil
larmente in tutti i settori, e la raccolta e la dif
fusione in una apposita pubblicazione dei
rapporti dei funzionari Istat relativi alle mis
sioni internazionali.

La presenza ed il ruolo attivo dell'Istituto e
testimoniata anche da importanti riconosci
menti, fra i quali possiamo citare dal giugno
1993 l'incarico di vicepresidenza della Confe
renza degli Statistici Europei.

L'integrazione Europea
della statistica nazionale

Nel valutare i contenuti e le implicazioni
della partecipazione dell'Istat alle attivita stati
stiche comunitarie, e opportuno partire da
alcune considerazioni preliminari.

Anzitutto, quanta pill e attiva la partecipa
zione dell'Istituto nella fase in cui vengono av
viate le iniziative, istruiti i provvedimenti, e
prese le decisioni, tanto pill l'incidenza
sull'attivita corrente dell'Istituto puo essere
valorizzata, controllata e non subita. Da que
sto punto di vista il quadro che si prospetta
dopo aver avviato questa fase di rilancio della
partecipazione attiva, appare relativamente
positivo. Le opportunita determinate dallo
"stimolo esterno" delle richieste Eurostat
hanno consentito sinora di migliorare ed ac
celerare i processi gia avviati di consolida
mento e di innovazione in coerenza com
plessiva con le direzioni strategiche che l'Isti-
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tuto si e autonomamente dato. Anche nel ca
SO della statistica, percio, i vincoli posti
dall'Europa si rivelano opportunita nella dire
zione del risanamento e della sviluppo.

In secondo luogo, quando si parla di inci
denza solitamente si fa riferimento ad atti giu
ridici, aventi cioe un contenuto obbligatorio.
Tale incidenza, tuttavia, non e che la punta
dell'iceberg, una piccola parte di quella pili
ampia serie di conseguenze che si sostanzia
no in una vera e propria internazionalizzazio
ne dell'attivita dell'Istat attraverso scambi,
partecipazione a programmi di ricerca co
muni, corsi di formazione TES (Training of
European Statisticians), joint ventures, ed al
tre iniziative che consentono una maggiore e
migliore integrazione del nostro Sistema Sta
tistico Nazionale nel Sistema Statistico Euro
peo. Questa integrazione risponde anzitutto
all'esigenza degli utenti italiani che sempre
pili sollecitano dati confrontabili a livello in
ternazionale nel quadro di una economia e di
una societa nazionale sempre pili aperta
all'interscambio con l'Europa.

In terzo luogo occorre sottolineare che le
strutture ed il personale dell'Istat hanno ri
sposto sinora in maniera positiva alle solleci
tazioni ed alle attivita aggiuntive che nascono
dai maggiori impegni internazionali. Ne e
prova il fatto che la gran parte dell'espansio
ne dell'attivita internazionale e stata sinora fi
nanziata essenzialmente mediante guadagni
di efficienza sull'attivita corrente.

La trasmissione dei dati

L'attivita per la fornitura dei dati nel suo
complesso e molto rilevante. Le richieste
dell'Eurostat rappresentano il 17,3% delle ri
chieste complessive che pervengono dal set
tore internazionale; l'OCSE e al primo posta
con il 20%; l'UNSO e l'ECE delle Nazioni Unite
si attestano complessivamente intorno al 13%,
seguiti dagli altri Organismi internazionali.

Con riferimento alla trasmissione dei dati
all'Eurostat si osserva che questa e la parte pili
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consistente degli adempimenti richiesti agli
INS. Sulla base della ricognizione effettuata
nel 1994 sono state rilevate 126 richieste di
dati avanzate da Eurostat negli ultimi 2-3 anni,
delle quali 48 sono state evase nei tempi pre
visti. II ritardo medio e di 2,24 mesi, un dato
sicuramente non sufficiente, rna che risulta
solo marginalmente superiore al ritardo me
dio comunitario (2,20 rnesi). Se si considera,
poi, il dato relativo al solo 1994, risultano eva
se nei tempi previsti 19 richieste su 36 con un
ritardo medio di 0,72 mesi, dato che risulta
migliore rispetto a quello medio comunitario
(0,84 mesi),

Nel caso di mancata ottemperanza e/o ri
tardi (peraltro regolarmente monitorati) ne
gli adempimenti delle richieste, si incorre
nelle procedure sanzionatorie che sono
commisurate al "grado di gravita" del ritardo
o del mancato adempiemento. Nella storia
dell'Istat le procedure sanzionatorie sono ra
re e hanno riguardato negli anni '80 il settore
delle statistiche agricole.

Al fine di ovviare al problema della "mole
stia statistica" che vede gli INS soggetti passi
vi nei confronti degli Organismi internaziona
li, sono state attivate, specie nell'ambito della
Conferenza degli Statistici Europei, iniziative
tese a realizzare un coordinamento tra gli Or
ganismi suddetti onde evitare il moltiplicarsi
di richieste degli stessi dati 0 di dati simili agli
Istituti Nazionali.

Direttive e regolamenti.

Un altro aspetto particolarmente impor
tante dell'incidenza dell'attivita internazionale
riguarda l'applicazione delle decisioni di carat
tere vincolante, soprattutto i Regolamenti e Ie
Direttive comunitarie a contenuto statistico.
Queste decisioni fanno riferimento ad adem
pimenti che vengono recepite nelle attivita
previste del Programma Statistico Nazionale.
Nel 1995, ad esempio, su 219 rilevazioni con
tenute nel PSN, 40 fanno esplicito riferimento
ad atti giuridici comunitari: circa 10 riguardano
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Tavola 1 - Ritardi nella trasmissione dei dati all'Eurostat negli anni 1992, 1993, 1994.

Trasmissione dei dati all'Eurostat

Ritardi B DK D GR E F IRL L NL P UK
(rnesi)

° 48 40 44 59 38 47 54 31 34 44 39 79
1 16 11 15 18 17 20 18 6 8 7 13 7
2 16 15 20 9 6 11 16 5 1 20 4 15
3 7 5 5 9 2 8 4 1 5 6 4
4 8 2 1 6 5 14 4 9 3 14 4 1
5 3 8 1 3 7 4 2 2 2 4 8 3
6 5 1 3 3 4 3 6 5 1 1
7 1 6 1 2 3 1 1 2 2
8 2 5 1 1 4 5 1 4 1
9 2 2 3 1 2 2 2 1 1
10 3 1 2 1 2 2 1
11 1 1 1 1 1
12 3 1 1 2 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 3 1
14 1 1 1 1 1 2 2
15 1 1 1 1 1
16 1 1
17 1 1
18 1 1 2 1
19 1
20
X 9 20 6 7 16 9 8 29 21 8 27 3
R 6 2 3 9 9

4 4 9 3 14 5 2 17 47 2 6 3
M 2,24 2,64 1,95 1,75 2,70 1,74 1,46 3,58 2,39 2,92 2,11 1,52
Totale 126 124 119 124 125 125 125 122 124 126 122 124

Legenda: X ~ dati non ancora pervenuti; R ~ rifiuto a trasmettere i dati; • ~ non applicabile; M ~ Ritardo medio (R, ., X esclusi)

Tavola 2 - Ritardi nella trasmissione dei dati all'Eurostat nell'anno 1994.

Trasmissione dei dati all'Eurostat

Ritardi
B DK D GR E F IRL L NL P UK(mesi)

° 19 16 16 20 12 18 23 12 12 19 16 25
1 4 5 6 5 4 3 5 4 1 3 5 3
2 2 2 6 4 1 6 2 2 1 2 4
3 3 3 2 2 2 1 3 3
4 1 1 2 4
5 3 3 1 1 1
6 1 1
7 1 1
8
9
10 1
X 4 6 2 3 4 3 4 6 11 3 6 2
R 2 2

3 1 4 5 2 5 9 4 2
M 0,72 1,46 0,64 0,69 1,58 0,72 0,47 1,30 0,21 1,30 0,76 0,34
Totale 36 35 34 35 35 36 36 34 34 36 35 36

Legenda: X ~ dati non ancora pervenuti; R ~ rifiuto a trasmettere i dati; • ~ non applicabile, M ~ Ritardo medio (R, ., X esclusi)
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il settore agricolo, il panel europeo, Ie parita
del potere di acquisto, l'Intrastat, ecc. Ma sono
molte altre le attivita del PSN che fanno riferi
mento implicito a normative comunitarie: ad
esempio i censimenti.

Non e sufficiente tuttavia sapere quali
adempimenti impongono Regolamenti e Di
rettive; e necessario monitorare l'attivita giu
ridica in gestazione e questo e possibile attra
verso la partecipazione attiva al Comitato del
Programma Statistico (CPS) al quale fa capo
tale attivita. Presso il CPS sono attualmente in
discussione il regolamento quadro delle stati
stiche sulle imprese, il regolamento sugli in
dicatori congiunturali, il regolamento SEC,
quello dell'indagine sulla struttura delle retri
buzioni, quello della legge statistica. Nell'am
bito del mandato formale di presidenza della
Commissione, la Francia e fermamente inten
zionata a portare a definizione 2 Regolamenti:
quello relativo al SEC e quello sull'armonizza
zione degli indici dei prezzi al consumo. At
tualmente questi Regolamenti sono all'esame
del Gruppo di esperti del Consiglio con
l'obiettivo di presentarli alla riunione del
Consiglio del mese di giugno 1995. E in di
scussione anche il regolamento sulla legge
statistica, per il quale pero non si profila una
definizione immediata.

11 monitoraggio dell'appiicazione delle
normative comunitarie

La questione del monitoraggio degli adem
pimenti comunitari va posta in prospettiva.
Sinora, questo monitoraggio non ha seguito
canali specifici e dedicati. Esso e rientrato
nelle procedure ordinarie di programma
zione, gestione, controllo e rendicontazione
dell'attivita svolta. Le ragioni di questa scelta
sono di duplice ordine:

1) anzitutto, dal punto di vista dell'impo
stazione dell'attivita internazionale, e stato
necessario valorizzare l'integrazione della
stessa nell'attivita corrente, coinvolgendo
tutto l'Istituto.
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2) in secondo luogo, la scelta e stata con
dizionata da vincoli di ordine finanziario.
Non si sono infatti rese disponibili risorse
addizionali a fronte degli oneri addizionali
imposti dalle normative comunitarie. Come
si e detto, i relativi costi sono stati fronteg
giati con guadagni di efficienza sui processi
ordinari. Dal punto di vista della gestione
delle risorse percio, non si giustificava una
separazione di queste attivita dalle altre, ed
un monitoraggio distinto.

La situazione pero non puo continuare in
questi termini, e gia si prospettano sviluppi
di rilievo. In primo luogo, sta crescendo la
capacita dell'Istituto di attivare risorse addi
zionali per finanziare programmi specifici
da fonti comunitarie e non.

E da sottolineare poi che sono state vara
te alcune Convenzioni con Eurostat, che pre
vedono una serie di finanziamenti per Ie atti
vita connesse. Queste consentono agli INS di
reperire risorse per far fronte agli impegni
di maggiore attivita e all'Eurostat di esercita
re il suo ruolo di coordinamento. In rap
porto all'espansione dell'attivita si e regi
strata anche un'espansione dei contratti (pari
a 2 miliardi nel 1992, a 2,8 milardi nel 1993,
a 3,4 miliardi nel 1994 e a 3,8 miliardi nel
1995). Su questi contratti l'Istat ha potuto
reperire risorse aggiuntive di personale
attraverso l'attivazione di contratti a tempo
determinato (ex art.23 DPR 171/91).

Analogo discorso si puo fare per la coo
perazione, che ha cornportato un amplia
mento consistente dell'attivita delI'Istituto.
Sono stati attivati alcuni canali di finanzia
mento: progetto PHARE, TACIS, Albania,
Mozambico, Mediterraneo. Si tratta di
fondi che consentono all'Istat di dotarsi di
risorse aggiuntive (tecnologiche e di per
sonale).

In conclusione, l'Istat intende avviare un
monitoraggio specifico delle attivita addizio
nali. L'obiettivo e quello di rendere evidenti
i costi delle operazioni richieste dagli adem
pimenti comunitari a partire dalla program
mazione delle attivita per il 1996.
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La Statistica per i1 monitoraggio
e l'applicazione delle politiche
Comunitarie

Abbiamo visto come l'attivita statistica co
munitaria abbia rilevanti implicazioni a livello
nazionale sui sistemi statistici. Ma l'attivita sta
tistica ha anche fondamentali ripercussioni
sulle politiche dell'Unione Europea e, quindi,
sulle politiche nazionali.

La statistica si sta rivelando un potente stru
mento di programmazione e di gestione dei
processi di integrazione europea e delle poli
tiche ad essi connesse: basti pensare al ruolo
che assumono gli indicatori statistici di con
vergenza definiti nel Trattato di Maastricht,
ovvero all'utilizzazione del PIL per definire il
contributo dei Paesi al bilancio comunitario
(quarta risorsa). Da cio derivano due conse
guenze rilevanti: 1) anzitutto e importante
promuovere l'armonizzazione delle statisti
che a livello comunitario in modo da miglio
rare la confrontabilita dei dati nazionali; 2) in
secondo luogo, e necessario consolidare ed
estendere i sistemi statistici nazionali in mo
do da garantire un'offerta di informazione
statistica di qualita cui le politiche comunitarie
possano far riferimento.

Un esempio rilevante e un'illustrazione
dell'importanza crescente della statistica ai fi
ni dell'applicazione delle politiche comunita
rie 10 troviamo con riferimento ai fondi strut
turali.

Nell'ambito del nuovo ciclo di intervento
dei fondi strutturali 0994-1999), il ricorso a
dati statistici ha riguardato soprattutto due
aree: a) l'individuazione delle aree in cui ope
rano i fondi strutturali; b) la ripartizione delle
risorse dei fondi strutturali tra Stati-membri e
regioni.

I regolamenti dei fondi strutturali prevedo
no che, per ciascuno degli obiettivi, fra i quali
ricordiamo l'obiettivo 1 relativo al ritardo di
sviluppo, l'obiettivo 2 relativo al declino in
dustriale, l'obiettivo 5b, relativo alle aree ru
rali, la Commissione Europea, in base a pro
cedure trasparenti, operi ripartizioni indica-
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tive per Stato -Membro degli stanziamenti
d'impegno, tenendo conto di molteplici fat
tori opportunamente ponderati.

L'Istat ha svolto un lavoro di supporto tee
nico per il Ministero del Bilancio, incaricato
del coordinamento e della negoziazione con
la Commissione. E stato istituito un GdL,
aperto agli esterni, con l'incarico di lavorare
sulla definizione dei criteri per l'ammissibilita
ai fondi comunitari e sulla loro traduzione in
indicatori statistici omogenei per tutti gli Sta
ti Membri, e sul miglioramento dei dati sub
regionali, tema sul quale l'Istat si sta attivando
fortemente anche per rispondere ad una ere
scente domanda di dati regionali e locali da
parte degli utenti. Un primo importante pro
dotto sono gli indicatori provinciali di disoc
cupazione. Questo Programma dovrebbe
rendere disponibili risorse addizionali non
soltanto per l'Istat ma anche per i soggetti del
Sistan, e in particolare le Regioni.

Altre iniziative qualificanti avviate dall'Istat
riguardano la convenzione con l'INPS, il
progetto ASIA e la costruzione di indicatori
statistici per le agevolazioni alle imprese che
dovrebbero sostituire gli interventi straor
dinari.

La Cooperazione tecnica

111994 e stato, per le attivita di cooperazio
ne tecnica dell'Istat, un anna di consolida
mento degli accordi gia avviati in precedenza,
di rafforzamento dei rapporti di collabora
zione con alcuni istituti stranieri tramite la si
gla di accordi bilaterali, ed infine, ma non me
no importante e stata completata la fase di
definizione e istituzione del Centro di Docu
mentazione Internazionale che entra quindi
nella fase di verifica operativa.

Per quanto concerne i progetti di coope
razione con i paesi in transizione, eseguiti
nell'ambito dei programmi comunitari
PHARE e TACIS, nonostante il blocco delle
attivita verificatosi nell'ultima parte dell'an
no, siamo riusciti a formulare i piani di lavo-
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ro a cadenza bi 0 triennale per la maggior
parte dei progetti. Particolarmente significa
tivi sono l'accordo con la Russia per l'assi
stenza nel settore dell'Economia Sommersa
e delle Piccole e Medie Imprese.

Gemellaggi di collaborazione bilaterale so
no stati firmati con l'Ufficio Statistico Unghe
rese e Albanese. Con quest'ultimo in partico
lare, in seguito alIa firma del Memorandum e
stato concordato con il Ministero degli Affari
Esteri il finanziamento di un progetto di coo
perazione bilaterale triennale, per la forma
zione statistica di base del personale dell'uffi
cio centrale di Tirana e degli uffici periferici
dei distretti.

Con la Cina, in aggiunta all'assistenza tee
nica fornita per il Censimento dell'Agricol
tura che e entrato ormai nella fase conclusi
va, e stato discusso e pianificato un intenso
programma di collaborazione che va
dall'uso del telerivamento nel campo agri
colo all'istituzione di una unita cartografica,
alla revisione del sistema di statistiche socia
li. Da sottolineare il programma di coopera
zione nel settore delle Statistiche per la
Scienza e la Tecnologia, nell'ambito del qua
le e stato organizzato, in collaborazione con
l'Istituto di Studi sulla Ricerca e Documenta
zione Scientifica del CNR, un Seminario per
27 funzionari cinesi durato l'intero mese di
ottobre.

Infine il progetto di cooperazione bila
terale con la Direzione Nazionale di Stati
stica del Mozambico e stato messo a punto
nella sua versione finale. La Convenzione
con il Ministero degli Affari Esteri per
l'esecuzione del progetto verra firmata en
tro la meta del mese di febbraio 1995. Nel
frattempo contatti sono stati tenuti con
l'ufficio UNFPA di Maputo per coordinarci
con gli altri donatori (principalmente U.S.
Bureau of the Census e Banca Mondiale) in
teressati all'operazione del primo Censi
mento della Popolazione mozambicana
dopo le elezioni presidenziali effettuate
l'ottobre del c.a. secondo modalita affini a
quelle di una democrazia occidentale.
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Le iniziative pili rilevanti
in ambito internazionale

In molti campi l'Istat sta svolgendo un ruo
10 di promozione e proposta, che gli vede ri
conosciuta una funzione di leadership di
fronte ai molti complessi problemi in gioco
nella cooperazione statistica internazionale.
Vorrei qui ricordare le pill significative ed
ambiziose iniziative assunte:

1) La riforma istituzionale del Sistema Sta
tistico Europeo. L'Istat ha lanciato la proposta
di realizzare una incisiva riforma degli assetti
istituzionali della statistica europea che garan
tiscano la indipendenza dell'Istituto Statistico
Europeo e la partnership tra questo e gli INS.

Questa proposta, controversa ed ambizio
sa, ha dato origine ad un ampio dibattito con
convergenze e divergenze. Essa ha prodotto
pero gia un concreto risultato: l'accordo tra
tutti gli INS ed Eurostat, sostenuto anche dalla
Commissione Europea, sulla proposta di in
serire un riferimento alla statistica nell'ambi
to della Revisione del Trattato di Maastricht.

2) L'Istat ha lanciato nel 1993 il cosiddetto
"Gruppo di Siena sulle Statistiche Sociali"; un
gruppo di coordinamento e di interfaccia tra
le Organizzazioni internazionali, il mondo
della ricerca, e i sistemi statistici nazionali sui
complessi problemi della integrazione tra
statistiche sociali, e con le statistiche econo
miche. Al gruppo e stato di recente dato
mandato dalla Commissione Statistica delle
Nazioni Unite di dare seguito alle indicazioni
emerse dal vertice sociale di Copenhagen.

3) Tra le molte iniziative di cooperazione sta
tistica, l'Istat ha curato con particolare attenzio
ne l'area del Mediterraneo. Sideve ad una sua ini
ziativa l'organizzazione del primo incontro (a
Palermo) dei DGINS dei Paesi del Mediterraneo
(novembre 1992). A seguito dello sviluppo di un
vasto programma dell'Unione Europea, l'Istat
intende portare a realizzazione il suo progetto
per un Centro di cooperazione statistica (CESD
Italia) da inserire nella rete CESD comunitaria
(Centri Europei per la formazione e la coopera
zione statistica con i Paesi in via di sviluppo).
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TITOLO

AREA GENERALE

PUBBLICAZIONI EDITE NEL 1994
PER AREA DI INTERESSE E TITOLO

Numero
delle pagine Tiratura

Bollettino mensile di statistica nn. 1/12-1994
Italian Statistical Abstract - 1994
Rapporto annuale 1993 - La situazione del Paese (Bozza)
Conoscere l'Italia - Introducing Italy 1994
Le regioni in cifre 1994
Compendia statistico italiano - 1994
The Moser Report on Italian Statistics: 10 Years On - Annali di Statistica

Vol.4 - Roma 1994
Rapporto annuale 1993 - La situazione del Paese
Annual report - State of Italy 1993
Rapporto annuale 1993 - L'attivita e le risorse della statistica ufficiale
II sistema statistico nazionale - Roma 1994
Catalogo 1995
Guida alla Biblioteca
Catalogo SISTAN - Edizione provvisoria 1994
Annuario statistico italiano - 1994
Indicatori mensili nn. 1/12-1994

Totale area generale - 36

AREA SOCIALE

Statistiche giudiziarie - Anno 1990 - Annuario n. 38, edizione 1993
Statistiche della previdenza della sanita e dell'assistenza sociale - Anni 1991
1992 - Annuario n. 32, edizione 1994
Indagine 1991 sugli sbocchi professionali dei laureati - Collana d'informazione

n. 1, edizione 1994
La criminalita attraverso Ie statistiche - Anni 1988-91 - Note e Relazioni n. 1,

edizione 1994
Statistiche della scuola materna e della scuola dell'obbligo - Dati sommari
dell'anna scolastico 1992-93.-.Collana d'informazione n. 3, edizione 1994
Statistiche della scuola media inferiore - Anno scolastico 1991-92-

Annuario n. 5, edizione 1994
Indagine multiscopo sulle famiglie - Anni 1987-91, n. 6 - La pratica sportiva
Indagine multiscopo sulle famiglie - Anni 1987-91, n. 3 - Gli incidenti in

ambiente domestico
Cause di morte - Anno 1990 - Annuario n. 6, edizione 1994
Statistiche dell'istruzione universitaria - Anno accademico 1992-93 

Collana d'informazione n. 6, edizione 1994
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2.440 55.000
208 3.000
368 1.500

48 5.000
152 120.000
618 11.000

112 2.000
400 10.000
400 1.500
248 10.000
196 12.000
140 40.000

10 2.000
236 1.500
576 5.000
220 55.000

6.372 334.500

724 1.050

176 1.050

248 2.000

212 1.600

92 1.200

264 1.050
196 2.000

200 2.000
436 1.150

136 1.200
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TITOLO Numero
delle pagine Tiratura

Statistiche della scuola materna ed elementare - Anno scolastico 1990-91 -
Annuario n. 2, edizione 1994 236

Statistiche sui trattamenti pensionistici al 31 dicembre 1992 - Collana di
informazione n. 9, edizione 1994 88

Indagine multiscopo sulle famiglie - Anni 1987-91, n. 8 - La condizione
degli anziani 428

Statistiche giudiziarie penali - Anno 1992 - Annuario n. 1, edizione 1994 540
Statistiche della sanita - Anno 1991 - Annuario n. 7, edizione 1994 352
Statistiche delle scuole secondarie superiori - Anno scolastico 1992-93 -

Annuario n. 4, edizione 1994 476
Indagine multiscopo sulle famiglie - Anni 1987-91, n. 9 - II mondo

dei bambini 268
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica -

5 aprile 1992 140
Rilevazione delle forze di lavoro - Ottobre 1992 - Collana d'informazione n. 15,

edizione 1994 116
Statistica degli incidenti stradali - Anno 1993 - Annuario n. 41, edizione 1994 192
Statistiche della scuola materna ed elementare - Anno scolastico 1991-92 -

Annuario n. 3, edizione 1994 240
Statistiche culturali - Anno 1992 - Annuario n. 34, edizione 1994 164
Indagine multiscopo sulle famiglie - Anni 1987-91, n. 10 - Condizione di salute

e ricorso ai servizi sanitari, edizione 1994 540
Rilevazione delle forze di lavoro - Media 1992 - Collana d'informazione n. 23,

edizione 1994 144
I consumi delle famiglie - Anno 1993 - Collana d'informazione n. 22,

edizione 1994 492
I rninorenni e la giustizia ed altri aspetti della condizione minorile - Anni 1987-92 -

Note e relazioni n. 3, edizione 1994 192
Statistiche giudiziarie - Anno 1993 - Annuario n. 2, edizione 1994 544
Indagine multiscopo sulle famiglie - Anni 1987-91, n. 12 - Aspetti della condizione

femminile: istruzione, lavoro e famiglia, edizione 1994 304
Indagine longitudinale sugli sbocchi professionali dei laureati - Collana

d'informazione n. 25, edizione 1994 88

1.200

1.300

2.000
1.050
1.200

800

2.000

1.200

1.000
2.000

1.100
1.100

2.000

1.000

1.000

1.500
1.050

2.000

1.800

Totale area sociale - 29

AREA DEMOGRAFICA

8.228 39.800

Movimento migratorio della popolazione residente - Iscrizioni e cancellazioni
anagrafiche - Anno 1991 - Annuario n. 4, edizione 1994

Nascite e decessi - Anno 1990 - Annuario n. 3, edizione 1994
Popolazione e movimento anagrafico dei comuni - Anno 1992 - Annuario n. 5,

edizione 1994
Matrimoni, separazioni e divorzi Anno 1991 - Annuario n. 4, edizione 1994
Nascite e decessi - Anno 1991 - Annuario n. 4, edizione 1994

Totale area demografica - 5

154

124 1.100
552 1.200

356 10.000
144 1.200
520 1.200

1.696 14.700
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TITOLO

AREA ECONOMICA

Numero
delle pagine Tiratura

I conti economici trimestrali II Trimestre 1993
Lavoro e retribuzioni - Anno 1992 - Collana d'informazione n. 2,

edizione 1994
Bilanci consuntivi delle regioni e delle province autonome - Anno 1989 

Coilana d'informazione n. 4, edizione 1994
Statistiche della zootecnia e dei mezzi di produzione in agricoltura 

Anni 1992-1993 - Collana d'informazione n. 5, edizione 1994
Statistiche forestali - Anno 1991 - Annuario n. 44, edizione 1994
Conti economici delle imprese con addetti da 10 a 19 - Anno 1990 - Collana

d'informazione n. 8, edizione 1994
Statistiche dei trasporti marittimi Anno 1992 - Annuario n. 47, edizione 1994
Conti economici trimestrali III Trimestre 1993
Statistiche sul trasporto aereo - Anno 1992 - Collana d'informazione n. 7,

edizione 1994
Statistiche della caccia e della pesca - Anno 1991 - Annuario n. 7, edizione 1994
Numeri indici dei prezzi al consumo - per l'intera collettivita nazionale

(base:1990 = 100) - per famiglie di operai e impiegati (basi:1989 = 100
e 1992 = 100) Metodi e Norme n. 30 - Serie A, edizione 1994

Statistiche della cooperazione agricola Anno 1991 - Collana d'informazione
n. 12, edizione 1994

Statistiche del turismo - Anno 1992 - Annuario n. 7, edizione 1994
Matrice regionale Origine - Destinazione dei beni trasportati - Anni 1990-91

Collana d'informazione n. 10, edizione 1994
Conti economici delle imprese con 20 addetti ed oltre - Anno 1990 - Coilana

d'informazione n. 11, edizione 1994
Manuel des statistiques agricoles relevees avec les techniques estimatives
Manual of agricultural statistics surveyed by estimative techniques
Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali - Collana

d'informazione n. 13, edizione 1994
Conti economici trimestrali IV Trimestre 1993
Conti economici delle imprese con addetti da 10 a 19 - Anno 1991 - Collana

d'informazione n. 16, edizione 1994
Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale - Anni 1987-92

Collana d'informazione n. 14, edizione 1994
Numeri indici del costo di costruzione: di un fabbricato residenziale, di un

capannone per uso industriale, di tronchi stradali (base: 1990 = 100)
Metodi e norme - Serie A n. 29, edizione 1994

Processo produttivo e analisi di qualita delle stime del valore aggiunto nel
settore dei servizi vendibili - Note e Relazioni n. 2, edizione 1994

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - Dati provvisori
Anni 1992-1993 - Collana d'informazione n. 17, edizione 1994

Conti economici nazionali - Anni 1970-93 - Collana d'informazione n. 19,
edizione 1994

Statistica annuale della produzione industriale - Anno 1991 - Collana
d'informazione n. 18, edizione 1994

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione - Anni 1980-93 - Collana
d'informazione n. 21, edizione 1994
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24 2.000

108 1.300

324 1.300

36 1.300
160 1.200

116 2.000
260 1.500

24 2.000

88 1.300
120 1.200

76 2.500

36 1.000
144 1.500

128 1.000

260 1.000
172 1.000
176 1.000

260 1.200
24 2.000

116 1.000

184 1.000

44 4.000

128 1.500

96 1.000

128 1.000

108 1.000

112 1.000
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TITOLO Numero
delle pagine Tiratura

Occupazione e redditi da lavoro dipendente - Anni 1980-93 - Collana
d'informazione n. 20, edizione 1994

I conti degli italiani 1994
Conti economici trimestrali - I trimestre 1994 - Anno 9, n. 1
Statistiche delle opere pubbliche - Anno 1992 - Annuario n. 7, edizione 1994
Statistiche dell'attivita edilizia - Anno 1992 - Annuario n. 7, edizione 1994
Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - Anno 1992 -

Annuario n. 40, edizione 1994
Retribuzioni lorde e oneri sociali per regione - Anni 1980-91 - Note e

relazioni n. 4, edizione 1994
Statistiche sul trasporto aereo - Anno 1993 - Coliana d'informazione n. 24,

edizione 1994
Statistiche della ricerca scientifica Consuntivo 1991 - Previsione 1992-93 

Collana d'informazione n. 28, edizione 1994
Bilanci consuntivi delle regioni e province autonome - Anno 1990 - Collana

d'informazione n. 29, edizione 1994

Commercio con l'estero

186 1.000
112 10.000
24 2.000
70 1.200

230 1.200

482 1.500

268 1.000

92 1.000

132 1.000

328 1.000

486
18.426

2.548
22.356

1861 al 1991 - Circoscrizioni

Statistic a del commercio con l'estero Gennaio - Marzo 1993
Statistica del commercio con l'estero Gennaio - Giugno 1993
Statistica del commercio con l'estero Gennaio - Settembre 1993

Totale area economica - 40

AREA CENSIMENTI

Censimento dell'industria e servizi

Imprese, istituzioni e unita locali:
N. 95 fascicoli provinciali

Censimento defl'agrfcoltura

Atti del censimento. --
1. Relazione
2. I documenti

Caratteristiche territoriali delle aziende agricole - Fascicolo nazionale - ITALIA

Totale censimento dell'agricoltura - 3

Censimento della popolazione e delle abitazioni

La progettazione dei censimenti 1991
4 - I documenti

Popolazione residente dei comuni - Censimenti dal
territoriali al 20 ottobre 1991

N. 59 fascicoli provinciali
N. 9 fascicoli regionali
Totale cens. popolazione e abitazioni - 70
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836
900
932

8.044

22.620

304
630
500

1.434

896

1.500
1.500
1.500

63.900

194.000

3.000
3.000
3.000

9.000

2.000

2.000
118.000

19.500
141.500
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TITOLO

AREA AMBIENTALE

Statistiche meteorologiche - Anni 1984-1991
Annuario n. 25, edizione 1994

Totale area ambientale - 1

AREA METODOLOGICA

L'Attivita del Consiglio Superiore di Statistica dal 1949 al 1989
Annali di statistica - Serie X - vol. 3

Avanzamenti metodologici e statistiche ufficiali - Atti delle seconde giornate
di studio - Roma, 9-10 dicembre 1992

Totale area metodologica - 2

TOTALE GENERALE - 281
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Numero
delle pagine

336

336

228

448

676

71.762

Tiratura

1.200

1.200

2.500

1.500

4.000

802.600
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Parte terza
Le risorse e l'organizzazione





1. LE RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTAT

IL SISTEMA INFORMATICO

Nel 1994 e stato varato il processo di tra
sformazione per il rilancio della funzione
informatica in ISTAT basato sull'adozione di
un'architettura decentrata che consenta,
all'utente dei servizi statistici, di controllare
l'intero processo di produzione del dato sta
tistico.

Conseguentemente l'organizzazione del
Dipartimento di informatica e stata modifica
ta per permettere di gestire la transizione tra
il vecchio e nuovo sistema.

I settori informatici, pur garantendo il rag
giungimento degli obiettivi di produzione
previsti per il 1994, sono stati ristrutturati per
rispondere alle : nuove esigenze indotte
dall'architettura distribuita e per meglio svol
gere le funzioni che tipicamente debbono ri
manere centralizzate.

Tali funzioni prevedono la produzione di
standard, di norme di sicurezza, di piani di
controllo, di processi di formazione, 10 svi
luppo di software generalizzato e di banche
dati, l'erogazione, il coordinamento e il con
trollo del servizio informatico e di rete.

Pianificazione e controllo di gestione

Per cia che riguarda la pianificazione e il
controllo, l'attivita del 1994 e stata indirizzata
principalmente ai rapporti con l'Autorita per
l'informatica nella pubblica amministrazione
(Aipa), al controllo di gestione dei sistemi
informativi Istat, alla predisposizione del pia
no di formazione per l'informatica.

In particolare, il 1994 ha visto l'avvio della
fase di pianificazione triennale come prevista
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dal decreto legislativo 39/93 istitutivo dell'Ai
pa secondo la metodologia predisposta
dall'Autorita stessa e presentata alle ammini
strazioni pubbliche nei primi mesi dell'anno.
Tale lavoro ha comportato, oltre all'analisi dei
processi e degli attuali sistemi informativi, an
che l'analisi dettagliata dei costi che verranno
sostenuti per l'informatica dall'Istat nel trien
nio 1995-97. Nell'ambito dei rapporti con
l'Aipa, e stata inoltre predisposta la relazione
sullo stato dell'automazione Istat nel 1993.

I1 piano di formazione per l'informatica
per il 1995 e di particolare rilevanza in quanto
tiene conto delle nuove figure e conoscenze
professionali necessarie per realizzare il pro
getto di decentramento informatico. In parti
colare e prevista una massiccia formazione
sul sistema operativo UNIX, sulle reti di co
municazione ed anche sulla progettazione e
sullo sviluppo dei data base relazionali, che
saranno le maggiori innovazioni comportate
dal progetto di decentramento.

Ricerca e sviluppo

Per cia che riguarda le attivita di ricerca e
sperimentazione nel secondo semestre del
1994, la precedente struttura "Architetture di
sistema", ha assunto, nell'ambito della pili va
sta riorganizzazione del Dipartimento di
Informatica, la nuova denominazione di "La
boratorio di ricerca e sviluppo" e, di conse
guenza, ha visto ridefinito il campo delle sue
competenze. La nuova struttura ha il compito
di gestire le apparecchiature in rete locale
(LAN) di cui e dotata, sperimentare e pro
porre nuove tecnologie e prodotti software
per i sistemi distribuiti UNIX, fornire assi-
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stenza ai programmatori per la migrazione
delle vecchie procedure, progettate per il
mainframe e per 10 sviluppo di applicazioni
sui nuovi sistemi.

Pertanto la descrizione delle attivita svolte
nel corso dell'anno deve tener conto di due
distinti periodi.

Nel corso del primo semestre la vecchia
struttura e stata particolarmente impegnata
nel fornire supporto per la redazione del ca
pitolato tecnico relativo alla gara internazio
nale per l'acquisizione di materiale informati
co e prodotti softuiare da destinare agli Uffi
ci regionali ed alle sedi romane dell'Istituto.
La gara era finalizzata, principalmente, alla
realizzazione di 24 LAN (personal computer
e serventi RISC), di cui 17 ubicate presso gli
Uffici regionali e 7 in varie sedi romane.

La cornplessita architetturale del progetto 
che vede, per la prima volta nell'Istituto, l'in
gresso di sistemi elaborativi decentrati, dota
ti di serventi con sistema operativo UNIX,
connessi con i mainframe del Centro di ela
borazione dati, e governati da una postazione
centralizzata - ha reso necessario, per la reda
zione del documento, un lavoro di ricerca ed
acquisizione di informazioni, mediante collo
qui con esperti delle principali societa infor
matiche. Si e proceduto, inoltre, alla diretta
sperimentazione sulle apparecchiature della
struttura, di vari prodotti softurare necessari
per il collegamento in LAN delle stazioni di
lavoro e per la gestione ed il controllo centra
lizzato delle stesse.

Con il secondo semestre, dopo l'installa
zione delle apparecchiature del Laboratorio e
la mutata denominazione della struttura, l'atti
vita e stata principalmente rivolta allo studio
dei nuovi ambienti operativi: sistema operati
vo AIX e softtuare di comunicazione di rete
TCPlIP. Acquisita la necessaria esperienza, si
e proceduto al caricamento, personalizzazio
ne e test, sulle stazioni del Laboratorio, di nu
merosi pacchetti applicativi, scelti tra quelli
considerati strategici e di generale interesse
per il personale dell'Istituto: Cobol, Fortran,
WordPerfect, Lotus 123, SAS, Emulazione
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3270, etc. Dopo aver messo a punto il
softuiare applicativo, e stato possibile inizia
re il lavoro di migrazione delle procedure: la
prima procedura migrata nel nuovo ambien
te e stata SCIA (Sistema di correzione ed im
putazione automatica),

Un'altra attivita importante, che ha molto
impegnato la struttura per tutto il 1994, e sta
ta quella relativa al progetto di diffusione di
informazioni e dati su rete telematica pubbli
ca (BBS). Con tale progetto, in corso di rea
lizzazione, diverra operativa, agli inizi del
nuovo anno, la prima BBS Istat. Questo stru
mento perrnettera agli utenti esterni, dotati
di personal computer, scheda modem ed un
collegamento telefonico, di visualizzare e co
piare sui propri archivi personali, senza ne
cessita di spostarsi, dati statistici ospitati su un
personal computerdell'Istituto. Questa inno
vazione tecnologica puo contribuire a rniglio
rare l'immagine esterna dell'Istituto, in quan
to realizza in modo concreto l'esigenza, sem
pre pili importante per le amministrazioni
pubbliche, di meglio corrispondere alle ne
cessita del cittadino-utente.

Tra Ie ~altre realizzazioni del Laboratorio, va
citata l'installazione e personalizzazione
presso il Data shop di un softuiare per il col
legamento con Televideo. In questo modo gli
impiegati addetti possono scrivere 0 modifi
care direttamente, con i propri personal
computer, i comunicati che appariranno sugli
schermi televisivi.

Lo sviluppo delle applicazioni

L'attivita nel settore sviluppo delle applica
zioni e banche dati per i primi 9 mesi del
1994 e proseguita sulla linea degli anni prece
denti, per poi modificarsi in conseguenza del
decentramento della funzione informatica e
dell'acquisizione di nuovo hardware.

La gran parte della produzione di pro
grammi in ambiente diverso dalle banche da
ti e stata realizzata per i censimenti, per le sta
tistiche sociali e per quelle economiche;
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mentre alquanto contenuto e stato l'impegno
per le statistiche demografiche.

La minore produzione di statements ri
spetto all'anno precedente, che si rileva dalla
tavola 4, e in gran parte dovuta al fatto che in
agosto circa i due terzi del personale informa
tico del dipartimento sono stati assegnati ai
servizi utenti ed e venuta a mancare, per buo
na parte di esso, la registrazione della produ
zione nel data base di documentazione.

II volume di statements realizzato per le
banche dati (superiore a quello dell'anno pre
cedente) deriva in massima parte dallo svi
luppo delle seguenti applicazioni:
- il caricamento dei dati del Censimento della

popolazione;
- la progettazione del Sottosistema elettorale

e la realizzazione dei programmi di carica
mento;

- la migrazione dei data base amministrativi
nel nuovo ambiente COMPLETE (ADA
BAS/NATURAL);

- la realizzazione del SIAC, nuovo Sistema
amministrativo contabile.

Facendo un'analisi per singole aree, si rileva
che, relativamente al Censimento della popo
lazione, e stata rilasciata la procedura informa
tica per la stampa dei Fascicoli regionali, sono
state realizzate integralmente le procedure
per il Fascicolo nazionale, per il Fascicolo del
le grandi aree urbane e per il Censimento de
gli italiani all'estero. Sono state altresi rilasciate
le procedure per la creazione dei floppy disk
da allegare ai Fascicoli provinciali ed e stata
prodotta una matrice per il pendolarismo dal
la quale attingere per soddisfare tutte le richie
ste speciali in merito a questo fenomeno.

Relativamente al Censimento dell'industria
e dei servizi sono state realizzate le procedu
re per i Fascicoli provinciali, per i controlli
funzionali e per il campione anticipatorio.

E stato altresi sviluppato un sistema infor
mativo di supporto alla lavorazione dei dati
censuari.

Nell' area sociale, oltre Ie nuove procedure
per le statistiche giudiziarie e per l'indagine sul
le vacanze, particolare rilievo ha assunto l'atti-
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vita di sviluppo per l'indagine Multiscopo sulle
famiglie, anni 1987-91 ed anna 1993, e per l'in
dagine sulle Forze di lavoro. Nel periodo indica
to e stata svolta un' importante attivita di forma
zione e supporto per l'indagine PANEL euro
peo da parte di informatici del Dipartimento.

Nell'area economica e anzitutto da menzio
nare 10 sviluppo di una procedura di data en
try controllato - con linguaggio Cobol WB 
dei questionari sulla struttura delle aziende
agricole, che e stata distribuita agli ispettorati
regionali e provinciali. Per tale indagine sono
state completate anche le procedure di check
e di stampa dei volumi regionali e nazionali.

Dopo il decentramento di circa 90 infor
matici e la ristrutturazione del Dipartimento
d'Informatica, l'impegno nel campo dello
sviluppo delle applicazioni si e concentrato
nello sviluppo di prodotti software genera
lizzati per il processo produttivo del dato sta
tistico e di nuove banche dati di diffusione,
nei nuovi ambienti distribuiti.

Diversi informatici, infine, si sono dedicati
alla ricostruzione su personal computer di
molteplici procedure funzionanti sui vecchi si
stemi MDS che dovranno essere sostituiti con
LAN. Trattasi di applicazioni di data entry, di
gestione di archivi e di manipolazione dei dati
in essi contenuti, che riguardano statistiche giu
diziarie, demografiche, agrarie e forestali.

Sistemi distribuiti e reti
di comunicazione

Nell'ambito della citata ristrutturazione del
Dipartimento di Informatica e stata istituita la
struttura "Sistemi distribuiti e reti di comuni
cazione", che ha svolto, nel periodo novem
bre-dicembre 1994, le attivita di:
- studio e prove del sistema operativo UNIX;
- analisi dei prodotti software disponibili sul-

Ie varie piattaforme hardware dei principa
li fornitori di sistemi distribuiti: SUN, IBM,
DEC e HP;

- analisi e definizione delle caratteristiche tee
niche di base per le LAN di workstation.
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La struttura e stata impegnata in modo con
tinuativo nell'attivita di monitoraggio reti.

E stata inoltre effettuata l'installazione del
national server per il progetto comunitario
NSPP/12 ed il collegamento con la linea di tra
smissione dati della rete INTERPAC, che col
lega il national server ai sistemi informatici
CEE per la realizzazione del progetto
NSPP/12.

Sistemi centralizzati
e acquisizione dati

Per cia che riguarda i sistemi centralizzati,
nel 1994 si e riscontrato un sensibile incre
mento dell'utilizzo della CPU per il VM (circa
1'8%), cui fa riscontro un piccolo aumento
per l'MVS 0,2%).

La capacita complessiva di spazio disco per
la memorizzazione degli archivi e stata sostan
zialmente incrementata, passando a circa 360
Gbyte; in occasione dell'ampliamento si e
provveduto anche alla riorganizzazione ed al
la ottimizzazione del parco dischi. Per miglio
rare la disponibilita di risorse per gli utenti
operanti in ambiente VM, sono state ampliate
Ie aree dei dischi temporanei ed e stata incre
mentata la grandezza massima delle aree a di
sposizione per l'ordinamento degli archivi.
Tuttavia si rende ormai indispensabile un'at
tenta attivita di monitoraggio dell'occupazio
ne degli spazi disco, che tende sempre ad au
mentare e mai a diminuire. Sicuramente una
parte dei file utenti in linea potrebbe risiede
re su cassette e gli utenti potrebbero facil
mente gestire ugualmente, in tempi rapidi,
questo tipo di supporto, rilasciando gli spazi
disco relativi; nel corso del 1995 si dara luogo
ad un ulteriore tentativo di razionalizzazione
degli spazi.

Per quanto riguarda l'area VM, e stato rila
sciato all'utenza il nuovo sistema operativo
VM in architettura ESA; con questa versione
sono state introdotte diverse innovazioni,
che consentono di usufruire di nuovi tools e
di una pili ampia area di memoria per l'esecu
zione dei programmi applicativi.
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Nell'area MVS si e proceduto all'installazio
ne di test nella nuova versione in architettura
ESA; si e proceduto allo scarico del sistema
base e quindi alla sua personalizzazione, in mo
do da consentire la verifica della operativita dei
sottosistemi banche dati e rete. Appena verra
rilasciato all'utenza, il nuovo sistema permet
tera di utilizzare nel migliore dei modi, l'elabo
ratore della serie IBM/ES/9000 e tutte le nuove
funzioni del storage management subsystem.

Nel settore delle banche dati e stata realiz
zata la migrazione delle applicazioni del siste
ma di gestione del personale (SIA) alle relea
s e correnti di ADABAS e di NATURAL; si so
no inoltre effettuati i test e le verifiche del TP
Monitor COMPLETE in ambiente MVS/ESA.
Sono state infine installate le versioni aggior
nate dei prodotti per la gestione delle banche
dati, ed e continuata la fase di test e persona
lizzazione degli ambienti CICS sia di sviluppo
(CICS2l) che di produzione (CICSA), in atte
sa di indicazioni pili precise sulla strategicita
del prodotto, nell'ottica dell'iniziato decen
tramento della funzione informatica.

Nell'ambito del settore operativo, sono state
messe a punto procedure per le elaborazioni
di sala di circa 70 statistiche correnti. Sono state
evase numerose pratiche con outputdi stampa,
nastri e floppy disk per richieste esterne relati
ve prevalentemente ai censimenti.

Per cia che riguarda il Censimento della
popolazione, le attivita hanno riguardato la ri
cezione dei nuovi lembi, il caricamento su di
sco per le attivita del Centro unificato service
(CUS), l'archiviazione e la formazione dei na
stri per i Fascicoli regionali.

Per il Censimento dell'agricoltura e stata
curata la formazione dello schedario delle
aziende agricole e sono stati gestiti i relativi
aggiornamenti. Consistente e stata l'attivita
inerente all'indagine cornunita ria sulla struttu
ra delle aziende agricole.

Sempre nel settore Sistemi centralizzati e
stata costituita la struttura "Supporto tecni
co", che svolge l'attivita gia di competenza di
un reparto del soppresso servizio "Architet
tura di sistema".
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I11994 e stato caratterizzato da un aumento
dell'attivita, stimabile intorno al 300/0 rispetto
all'anno precedente, dovuto all'acquisizione
da parte dell'lstituto di nuove apparecchiatu
re (139 personal computere 78 stampanti la
ser e ad impatto) e al trasferimento di 86
informatici (ciascuno con le rispettive appa
recchiature in dotazione) dal Dipartimento
Informatica alle altre Direzioni.

Nel corso dell'anno gli operatori dello help
desk hanno ricevuto 4.039 telefonate dagli

LE RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE

utenti per segnalazione di inconvenienti 0 ri
chieste di supporto tecnico. I casi risolti sono
stati 3.583, di cui 2.525 risolti direttamente da
gli stessi operatori; per 210 casi si e reso ne
cessario l'intervento degli operatori dell'area
sistemistica e per 780 casi sono intervenute le
ditte esterne.

Nelle tavole seguenti si riportano la produ
zione del 1994 del settore "Acquisizione dati"
e l'andamento della produzione e delle ore di
lavoro prestate negli ultimi due anni.

Tavola 1 - Produzione di record e microdati presso il CDS - Anno 1994

record di cui microdati

636.117 613.878
979.751 959.700

5.200.087 5.115.700
2.230 2.230
5.017 4.679

6.820.972 6.693.957

area

Area demografica
Area sociale
di cui giudiziarie

Area economica
di cui comm.estero

Censimento popolazione
Censimento industriale
Altro

Totale

Ore inutilizzabili
(permessi,guasti,attese, etc.)
Progetti speciali
Sistema conti imprese

Totale Generale

ore

5.937
6.047

23.087
28
64

35.135

3.489

86.602

6.907.574

86.602

6.780.559

Tavola 2 - Andamento della produzione di record presso il CDS negli ultimi due anni

record prodotti are lavoro
ore globali

anna (presenze)

1993 5.758.479 + 41.805 45.994
203.000 (a)

1994 6.907.574 + 35.135 38.652
86.602 (a)

(a) Progetti speciali

L'aumento della produzione, di circa il 200/0
e in parte dovuto alla ristrutturazione delle in
dagini relative ai consumi di famiglia ed al Si
stema conti imprese, proseguita nel corso
del 1993. Tale ristrutturazione ha comportato
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la creazione di molti brevi record al posto di
un unico lungo record per famiglia 0 impre
sa. Sono inoltre intervenuti i seguenti ele
menti: sostituzione dell' hardware (1992) e
suo potenziamento avvenuto nel corso del
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1993, che ha consentito una maggior velocita
di digitazione; maggior esperienza e capacita
degli operatori a seguito del rinnovo presso
che totale del personale avvenuto nel 1992; ri
duzione dei tempi morti per effetto di una
migliore organizzazione del lavoro.

Tale aumento e comunque sensibile, anche
tenendo conto del fatto che le presenze del
personale (ore globali) sono notevolmente
diminuite per l'aumento delle assenze dovute
a diversi tipi di congedo straordinario (rna
ternita, studio etc.),

Per quanta riguarda il CUS (Centro unifica
to service), creato nel 1992 con compiti di
controllo della qualita della registrazione
esterna dei dati e per la gestione dei contratti
con Ie ditte, esso ha eseguito, oltre all'attivita
ispettiva nei confronti delle ditte di registra
zione, i seguenti controlli:

n. controlli quantitativi: 139
n. controlli qualitativi: 137.

La diminuzione consistente, rispetto all'an
no precedente (n. 567 controlli), e dovuta
all'esaurimento dei controlli censuari avvenu
ti nel secondo trimestre del 1993.

Sono stati inoltre messi a punto alcuni pro
grammi operativi per migliorare i controlli e
sono state fatte varie ispezioni presso tre dit
te di registrazione. Infine, nel 1994, e stato
messo a punto ed approvato il nuovo disci
plinare, che regola tutta la materia relativa ai
controlli di qualita ed ai contratti con le ditte
di registrazione.

IL PERSONALE

Consistenza e caratteristiche
del personale

11 personale di ruolo al 31 dicembre 1994
risulta pari a 2.380 unita, con una diminuzione
di 126 unita rispetto all'anno precedente, de
rivante dalla differenza tra 163 cessazioni dal
servizio, di cui 138 per dimissioni volontarie,
e 37 nuove assunzioni, di cui 2 con decorren
za dalla nomina. 11 personale degli Uffici re-
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gionali ed interregionali risulta pari comples
sivamente a 215 unita con una diminuzione di
6 unita rispetto all'anno precedente.

11 personale femminile rappresenta, con
1.172 unita, il 49,24% del totale (contro il
48,8% del 1993). La distribuzione per eta indi
ca che la classe pili numerosa e quella tra i 51 e
55 anni, con il 18,45% di consistenza. Riguar
do al titolo di studio, circa il 73% dei dipen
denti e fornito di diploma 0 laurea.

Reclutamento e mobtliti;

Reclutamento
Sono state effettuate:

a) n. 37 assunzioni in ruolo di cui:
- 2 nel I livello professionale, profilo di Diri

gente di ricerca;
- 2 nel II livello professionale, profilo di Pri

mo ricercatore;
- 30 nel III livello professionale, profili di Ri

cercatore e Tecnologo; 2 vincitori sono de
caduti dalla nomina;

- 1 nel VI livello professionale, profilo di Col
laboratore di amministrazione, per mobi
lita nell'ambito del comparto, ai sensi del
comma 2 dell'art. 20 del dPR 171/91;

- 2 nel X livello professionale, profilo di Ausi
liario tecnico, per chiamata diretta tra i por
tatori di handicap, ai sensi della legge n. 104
del 5/2/1992;

b) 31 assunzioni con contratti a termine, ai
sensi dell' art. 23 del dPR n. 171/91.

Sono stati rinnovati 2 contratti a termine e
7 contratti a tempo determinato.

Sono stati, inoltre, pubblicati 11 avvisi di
concorso per contratti da stipulare ex art. 23,
dPR 171/91, per un totale di 23 assunzioni.

Nel 1994 sono stati pubblicati n. 21 bandi
di concorso, di cui 13 concorsi nei primi tre
livelli, pubblicati sulla G.U. n. 98bis del
13.12.1994, COS1 suddivisi:
- 5 posti di Dirigente di ricerca, I livello pro

fessionale;
- 1 posto di Dirigente di ricerca, I livello pro

fessionale;
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- 11 posti di Primo ricercatore, II livello pro
fessionale;

- 6 posti di Primo ricercatore, II livello pro
fessionale;

- 18 posti di Ricercatore, III livello professio
nale;

- 3 posti di Dirigente tecnologo, I livello pro
fessionale;

- 2 posti di Dirigente tecnologo, I livello pro
fessionale;

- 1 posta di Dirigente tecnologo, I livello pro
fessionale;

- 7 posti di Primo tecnologo, II livello profes
sionale;

- 2 posti di Primo tecnologo, II livello profes-
sionale;

- 6 posti di Tecnologo, III livello professionale;
- 4 posti di Tecnologo, III livello professionale;
- 2 posti di Tecnologo, III livello professionale.

Sono stati, inoltre, pubblicati nella G.D.
n. 102 del 27.12.1994,8 concorsi nei livelli dal
IVaI VII, COSt suddivisi:
- 2 posti di Collaboratore tecnico enti di ri

cerca, IV livello professionale;
- 4 posti di Collaboratore tecnico enti di ri

cerca, IV livello professionale;
- 5 posti di Collaboratore tecnico enti di ri

cerca, IV livello professionale;
- 9 posti di Funzionario di amministrazione di

V livello professionale;
- 12 posti di Collaboratore tecnico enti di ri

cerca, VI livello professionale;
- 10 posti di Collaboratore tecnico enti di ri

cerca, VI livello professionale;
- 1 posta di Collaboratore tecnico enti di ri

cerca, VI livello professionale;
- 6 posti di Collaboratore di amministrazio

ne, VII livello professionale.
Sono stati banditi 5 concorsi nei livelli dal

IVaI IX, riservati al personale interno con 10
stesso profilo, in possesso della prescritta
anzianita per aspirare al livello superiore, co
51 suddivisi:
- 40 posti di Collaboratore tecnico enti di ri

cerca, IV livello professionale (Del. n. 658/P
del 27.12.1994)
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- 10 posti di Collaboratore di amministrazio
ne, V livello professionale (Del. n. 659/P del
27.12.1994);

- 15 posti di Operatore di amministrazione,
VII livello professionale (Del. n. 660/p del
27.12.1994);

- 25 posti di Ausiliario tecnico, VIII livello
professionale (Del. n. 661/P del 27.12.1994);

- 3 posti di Ausiliario di amministrazione, IX
livello professionale (Del. n. 662/P del
27.12.1994).

Mobilita
La mobilita complessiva interna ha interes

sato 587 dipendenti (pari al 24,7% della consi
stenza totale con un aumento del 3,8% rispet
to all'anno precedente), dei quali 37 hanno
conseguito l'accesso a livelli professionali su
periori, a seguito di concorso pubblico.

Borse di studio
Sono state assegnate:

- 9 borse di studio a conclusione del concor
so bandito nel 1993;

- 6 borse di studio a conclusione, per alcune
aree, del concorso bandito per l'anno 1994.

I rinnovi delle borse di studio hanno inte
ressato 3 borsisti.

Gestione

Sono stati registrati 241 giorni di presenza
media del personale sui 305 lavorabili (242 su
306 per il 1993); il congedo ordinario fruito e
stato in media di 40 giorni (compresi i 4 di re
cupero delle festivita soppresse), l'entita si
spiega con il fatto che sana state fruite tutte le
ferie residue relative anche all'anno prece
dente. L'assenza pro capite per motivi di sa
lute e stata di 17 giorni (22 nel 1993) e quella
dovuta ad altri motivi (maternita, motivi di fa
miglia, ecc.) di 7 giorni (6 giorni nel 1993).

Sono stati disposti nei confronti dei dipen
denti, a norma di legge, 2.327 accertamenti
sanitari (2.263 nel 1993) e, a seguito delle di
rettive emanate dal dipartimento della Fun-
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zione pubblica con circolare del 21 giugno
1986, anche 24 accertamenti sanitari a carico
di familiari di dipendenti che hanno richiesto
di assentarsi ai sensi della legge n. 1204/71.

Sono stati disposti 20 accertamenti medi
co-collegiali per la dispensa dal servizio per
motivi di salute. Sono state effettuate, ai sensi
del dPR 303/56, 30 visite periodiche per gli
addetti al Centro stampa, 55 accertamenti
medici per verificare l'idoneita degli apparte
nenti ad alcune categorie a rischio (idraulici,
muratori, falegnami, ecc.) allo svolgimento
delle proprie mansioni e 2 per gli autisti.

Sono stati effettuati inoltre 137 accertamen
ti medici per verificare l'idoneita all'uso dei vi
deo-terminali, come previsto dalla circolare
del dipartimento della Funzione pubblica del
22/2/1991, "Linee guida per l'uso dei video
terminali nelle pubbliche amministrazioni".

Stato giuridico ed economico

Stato giuridico
L'attivita si e svolta essenzialmente nella ma

teria del contenzioso relativo al personale, es
sendo terminate negli anni precedenti tutte le
procedure connesse all'attuazione del dPR
171/91. Sono stati istruiti nel corso dell'anno 21
ricorsi, pendenti innanzi alla magistratura am
ministrativa, avverso provvedimenti concer
nenti 10 stato giuridico ed economico del per
sonale, che hanno interessato 245 dipendenti.

Sono state altresi notificate 28 decisioni del
TAR e del Consiglio di Stato su altrettanti ri
corsi, di cui 21 favorevoli all'Amministrazio
ne e 7 sfavorevoli. In particolare, e stato mo
dificato l'inquadramento per 23 Collaboratori
di amministrazione, dal VII al VI livello, a se
guito della decisione del TAR n. 590/92 del
24/2/1994 favorevole a questi ultimi.

Sono stati trattati e definiti 102 procedimen
ti di natura disciplinare, con una diminuzione
rispetto al 1993 del 45,7%. In 72 casi e stata
contestata l'assenza dall'abitazione in corso di
malattia, a seguito di constatatazione del sanita
rio di controllo. A 30 dipendenti sono state
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contestate Ie infrazioni previste dagli artt. 55 e
seguenti del Regolamento per il personale: 19
casi sono stati archiviati e per gli altri 11 sono
state irrogate sanzioni disciplinari.

Sono state istruite 0 definite 28 istanze di
riconoscimento della dipendenza di infer
mita da causa di servizio e 8 pratiche finalizza
te al riconoscimento dell'equo indennizzo.

Stato economico: assegni fissi
Oltre alla corrente attivita di liquidazione

delle competenze fisse, sono stati adottati al
cuni provvedimenti economici conseguenti a
provvedimenti giurisdizionali; in particolare
si e provveduto:
-alla liquidazione degli arretrati ai vincitori del

ricorso per l'inquadramento a Collaborato
re di amministrazione di VI livello, che pro
venivano dal livello inferiore;

- alla liquidazione degli arretrati per la rico
struzione di carriera di un dipendente riam
messo in servizio, a seguito di pronuncia del
Consiglio di Stato.
Estata, inoltre, data completa attuazione al

la nuova procedura di dichiarazione dei red
diti con mod. 730, con l'inserimento nella bu
sta paga di giugno di circa 500 liquidazioni.
Inoltre, dal 1995, oltre alle due gia in essere, e
stata stipulata una terza convenzione con un
altro centro di assistenza fiscale.

Stato economico: assegni accessori
Si e completata l'applicazione dell'accordo

di contrattazione decentrata relativo al Fondo
per il miglioramento dell'efficienza per l'an
no 1993 e si e provveduto alla liquidazione
delle seguenti competenze accessorie:
- saldo dei programmi ordinari di attivita;
- liquidazione di 28 programmi specifici ap-

provati nel corso del 1993;
- redistribuzione delle economie di gestione

del Fondo.
Sono state regolarmente pagate le compe

tenze accessorie relative al Fondo per il mi
glioramento dell'efficienza per l'anno 1994,
secondo l'accordo recepito con deliberazio
ne n. 8/AGC del 15/2/1994.
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Analogamente, si e provveduto, per il fon
do censuario relativo all'anno 1993, sia per la
quota destinata alla generalita del personale
sia per quella destinata al personale assegnato
al Servizio censimenti.

Missioni
Sono state liquidate 2.360 parcelle per inca

richi di missione, svolti sia dal personale di
pendente, sia da quello esterno; in particolare
le liquidazioni hanno riguardato:
- 1.723 missioni sui territorio nazionale;
- 198 missioni del Sistan;
- 183 incarichi di missione svolti all'estero;
- 256 missioni effettuate da personale esterno

nell'interesse dell'lstituto per commissioni,
progetti Cnr, etc.

Per contenere le spese di pernottamento
sono state stipulate apposite convenzioni, a
titolo gratuito, con una serie di catene alber
ghiere, con prenotazioni effettuate diretta
mente dal Servizio personale.

Attivitii sociali

Le attivita sociali a favore del personale so
no state attuate, come nel 1993, solamente in
forma diretta, con erogazione ai dipendenti
di contributi sulle spese sostenute. Sono stati
concessi sussidi, borse di studio e contributi
sia per le spese relative all'acquisto di libri di
testo, sia per la frequenza di asili nido e per
soggiorni estivi dei figli dei dipendenti. Ai
soggiorni estivi, organizzati da associazioni ed
organismi specializzati in localita marine e
montane in Italia ed all'estero, hanno parteci
pato 303 ragazzi.

Per l'acquisto di libri di testo sono stati ero
gati 790 contributi in denaro per la frequenza
a scuole medie ed a scuole secondarie supe
riori e 330 contributi per la frequenza a corsi
universitari. Sono state assegnate 135 borse di
studio: 80 per studenti di scuola media e se
condaria superiore e 55 per studenti universi
tari. Hanno usufruito del contributo nido,
con periodicita trimestrale, 72 dipendenti;
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del contributo per le scuole materne, con
analoga periodicita, 118 dipendenti.

I sussidi erogati sono stati 983, dei quali 12
con procedura d'urgenza per decesso del di
pendente 0 di un familiare a suo carico, 33 ad
ex dipendenti.

Infine, con accordo raggiunto in sede di
contrattazione decentrata, e stata provviso
riamente affidata al Circolo dipendenti Istat la
gestione dello stabilimento balneare di Casel
fusano mentre il servizio di ristorazione e sta
to espletato da gestori esterni.

Attivitii relativa alta previdenza
e quiescenza

11 lavoro corrente e stato piu gravoso ri
spetto all'anno precedente in quanta si sono
registrate 163 cessazioni dal servizio. Peral
tro, l'ufficio personale aveva approntato le
certificazioni pensionistiche per numerosi
altridipendenti, che avevano ottenuto l'acco
glimento delle dimissioni, rna per i quali e poi
intervenuto il blocco del trattamento pensio
nistico di anzianita, con l'entrata in vigore del
d.l. 28/9/1994, n. 553.

Inoltre, a seguito dell'attuazione dei con
tratti recepiti con dPR 568/87 e con dPR
171/91, e stata ultimata la complessa sistema
zione delle situazioni previdenziali del perso
nale cessato a partire dal 1987, che ha con
portato la riliquidazione di 74 buonuscite e
l'invio di 223 nuove documentazioni alla Dire
zione provinciale del tesoro ed all'lnpdap.
Estata, infine, avviata la procedura per la com
pleta informatizzazione del trattamento pen
sionistico, con la creazione di appositi archivi.

LA FORMAZIONE

Nel 1994 si e ulteriormente sviluppata l'at
tivita di formazione, che va acquisendo un
ruolo sempre pill importante di sostegno dei
processi di innovazione, di riqualificazione
dei profili professionali e, pill in generale, di
diffusione della cultura statistica.
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La dimensione dello sviluppo puo essere
analizzata attraverso alcuni dati significativi
che vengono riportati nella tabella 18. I corsi
espletati nel complesso ammontano a 257,
con un incremento del 27% rispetto al 1993.
I maggiori impegni hanno privilegiato l'area
gestionale e statistica, nelle quali si e registra
to un incremento del 34%, mentre nell'area
informatica l'incremento e stato del 20%. I
corsi di statistica, affidati al consorzio Form
stat, hanno avuto un considerevole sviluppo
nell'ultimo trimestre dell'anno. I corsi ester
ni sono aumentati rispetto al 1993 (+34%),
mentre quelli interni sono rimasti invariati.

Nel 1994 sono stati riattivati i corsi di lin
gue estere, 24 per la lingua inglese e 7 per la
lingua francese, dopo un anna di sospensio
ne, con il coinvolgimento di 233 dipendenti
dell 'Istituto.

L'indicatore relativo alle presenze si riferisce
al numero di partecipazioni registrato, a pre
scindere dal numero delle iniziative a cui cia
scun dipendente ha partecipato. Le presenze
sono state 2.371 (+64,3% rispetto al 1993), di cui
1.843 (pari al 77,7% del totale) riferite a corsi
esterni all'Istat e 528 (22,3%) ad iniziative svolte
all'interno (diminuite dello 0,9% rispetto al
1993), II numero dei dipendenti effettivamente
coinvolti, questo e stato invece di 1.100 unita
con un incremento del 28,5% rispetto al 1993
(856 dipendenti). AI riguardo, va evidenziato il
coinvolgimento dei dipendenti degli uffici re
gionali i cui dirigenti (18 unita) hanno per la pri
ma volta beneficiato di due corsi residenziali, il
primo dedicato allo sportello aperto al pubbli
co, il secondo alla conduzione delle attivita per
progetti. I neo-assunti negli uffici regionali (30
unita), infine, hanno beneficiato di un corso di
formazione informatico-statistico.

Le giornate-uomo di formazione risultano
pari a 11.275 unita con un incremento del
90,5% rispetto all'anno precedente. II 770/0
delle giornate-uomo riguarda iniziative attuate
all'esterno (+148%), il rimanente 23% iniziati
ve svolte all'interno dell'istituto (+79%).

L'impegno medio per partecipante e quasi
raddoppiato: 1.100 persone, infatti, hanno effet-
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tuato mediamente 10 giornate di formazione,
mentre nel 1993, 856 dipendenti avevano usu
fruito in media di 6,9 giornate-uomo ciascuno.

Nel 1994 i costi esterni sono ammontati a
856 milioni di lire, con un incremento pari al
101,8% rispetto al 1993 da attribuire sia allo
sviluppo del numero delle iniziative, sia ai co
sti aggiuntivi per la residenzialita.

A questi dati vanno aggiunti i corsi di infor
mazione-formazione per la mobilita del per
sonale Istat, svoltisi in 5 edizioni per com
plessivi 94 dipendenti.

Oltre alle iniziative per il personale Istat van
no considerati gli stage per giovani laureati, le
borse di studio per i rice rcatori ed i seminari
aperti anche a personale esterno all'Istat.

Gli obiettivi che la formazione 1994 ha in
teso perseguire, differenziati per le singole
aree sono cosi riassumibili:

area gestionale.
- sviluppare le competenze gestionali neces

sarie a svolgere le mansioni proprie del
personale dirigenziale e del personale non
dirigenziale, come ad esempio la gestione
dei gruppi di lavoro sia occasionali che
strutturati, la redazione di programmi di la
voro, la presentazione di dati statistici, etc.;

- fornire il quadro generale di riferimento, ov
vero 10 scenario in cui si muovera l'Istat nei
prossimi anni, dando ampia informazione sui
risvolti normativi del d.l. n. 29/93 e del d.l. n.
470/93 e sui nuovi regolamenti (organizzazio
ne e pianta organica dell'Istat; regolamento
per il personale, regolamento di contabilita);

- sviluppare le capacita progettuali dei diri
genti con dominio degli strumenti di attua
zione e di valutazione dei risultati;

- contribuire a creare un sistema di valori
nuovi e condivisi su cui far leva nella gestio
ne delle risorse umane, attraverso la valuta
zione e la motivazione del personale;

- proseguire la formazione per il personale di
segreteria su argomenti specifici, estendendo
gli interventi anche alle segreterie dei servizi;

- approfondire l'esame della normativa e le
problematiche connesse a temi contabili
amministrativi e del pubblico irnpiego;
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area informatica:
- sostenere il profondo processo di innovazio

ne tecnologica ed il trasferimento alle struttu
re utenti di una porzione delle attuali compe
tenze del Dipartimento di informatica;

- portare a termine i processi gia iniziati 0

pianificati negli anni precedenti, quali:
• la migrazione dei sistemisti dal sistema

operativo MVS/XA al sistema MVS/ESA;
• la migrazione dei programmatori dall'am

biente VM/CMS allo stesso MVS/ESA;
• l'estensione a buona parte di questi ultimi

delle capacita di utilizzo del CICS;
• il consolidamento dell'impiego di tecniche

e standard di programmazione;
area statistica.

- orientare i responsabili di indagini ed i
coordinatori di fase a considerare la rileva
zione come un progetto tecnico-manage
riale teso al raggiungimento della qualita
dell'informazione statistica;

- fornire i necessari strumenti metodologici
sia per la conduzione dell'indagine che per
l'analisi dei dati;

- orientare l'attivita di ricerca illustrando
campi e le metodologie di indagine;

- standardizzare tecniche e linguaggi.
11 piano formativo prevedeva sei categorie

di interventi:
- formazione permanente ovvero quella pro

grammabile;
- formazione in iziale, rivolta al personale

neo-assunto ed ai borsisti;
- formazione autonoma, su iniziativa delle di

rezioni e dei dipartimenti;
- formazione occasionale, relativa a progetti

di lavoro specifici;
- formazione estera, riguardante corsi orga

nizzati da organismi esteri;
- formazione linguistica, riguardante corsi di

lingue estere.
La metodologia didattica adottata nella

maggior parte dei corsi e stata orientata verso
gli aspetti pratico-applicativi piuttosto che
verso quelli teorici.

Quasi tutte le iniziative hanno avuto una va
lutazione pili che positiva. Per alcune di que-
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ste e stata sviluppata anche la valutazione ex
postper analizzarne l'efficacia, coinvolgendo
anche i responsabili delle strutture di appar
tenenza dei partecipanti.

Estata inoltre sviluppata, anche attraverso il
contributo di partecipanti agli stage, un'anali
si dei fabbisogni di formazione del personale
Istat, che perrnettera di definire i piani di for
mazione in modo sempre pili aderente alle
effettive necessita dell'Istituto.

In conclusione, tra i risultati meno appari
scenti ma non meno importanti dell'attivita
svolta, va segnalato il mutamento della perce
zione del ruolo della formazione da parte del
le strutture e del personale dell'Istituto. La
formazione viene sempre pili considerata
come un'attivita strategica sia per la crescita
delle capacita operative dell'Istat che per il
pili generale sviluppo della cultura statistica
che una societa moderna deve acquisire.

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Nella gestione del patrimonio rientrano
tutte le funzioni di supporto logistico e tecno
logico (economato, manutenzioni, sicurezza)
alle sedi, compresi gli uffici regionali ed inter
regionali, ed ai servizi dell'Istituto al fine di as
sicurarne la regolare funzionalita. 11 settore ha
provveduto alla sicurezza ed alla manutenzio
ne ordinaria e straordinaria degli stabili e dei
relativi impianti, utilizzando risorse lavorative
sia dell'Istituto, sia di societa esterne.

Per cia che riguarda i servizi generali, e sta
ta in particolare curata l'esecuzione delle pre
stazioni previste dai contratti d'appalto di
maggiore rilevanza (pulizia, vigilanza, facchi
naggio, manutenzione dei fabbricati e degli
impianti tecnologici), nell'ottica di migliorare
il rapporto tra costi e benefici.

Rilevante e stata l'attivita svolta in commis
sioni di vario genere e nel comitato di coordi
namento e di indirizzo per la sicurezza e l'igie
ne sul lavoro. Su questo tema, nel corso del
1994 si sono svolti alcuni seminari promossi
dal settore, in attuazione del d.l. n. 626/94.
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Tra le acquisizioni di tecnologia pili rilevan
ti del 1994, sono state acquistate ed installate
presso i vari uffici dell'Istat 1.700 apparecchia
ture e dispositivi elettronici, per un valore di
oltre un miliardo di lire, portando il valore at
tuale di tutte le macchine di proprieta dell'Isti
tuto a 5,6 miliardi. Sono state movimentate
1.800 apparecchiature (personal computer,
terminali, stampanti, fax, calcolatrici, etc.) per
trasferimenti, manutenzioni e dismissioni.

I magazzini pubblicazioni hanno fatto fronte
alle varie esigenze, evadendo richieste di note
vole entita e provvedendo alla ricezione, catalo
gazione e movimentazione sia delle pubblica
zioni correnti sia di quelle relative ai censimenti
generali (popolazione, abitazioni, industria e
commercio). Sono stati presi in carico 500.000
volumi, catalogati 1.200 titoli, movimentati
245.000 volumi, messi a disposizione 260.000
vecchi volumi per la cessione gratuita a biblio
teche, istituti universitari ed enti pubblici.

II magazzino stampati, oltre a soddisfare le
richieste riguardanti i modelli di rilevazione
ed il materiale di supporto alle indagini stati
stiche, ha attivato e gestito le procedure rela
tive al macero, consegnando alla Croce rossa
italiana circa 2.000 quintali di carta, costituiti
da modelli e pubblicazioni.

II consegnatario dei mobili ed attrezzature
tecniche ha inventariato 860 unita (che hanno
determinato un incremento del valore attuale
di tali beni a circa 4,5 miliardi di lire), rnovi
mentato 3.800 oggetti per consegne, ritiri e tra
slochi, e coordinato, presso il magazzino di Via
Tuscolana, il ritiro da parte della stessa Croce
rossa di circa 1.300 mobili non pili utilizzabili.

L'ufficio posta ha evaso circa 750.000 spe
dizioni per una spesa complessiva di circa
1,8 miliardi di lire, mentre il settore delle
piccole spese ha emesso 1.600 ordini di for
nitura e lavori predisponendo le relative li
quidazioni.

I mezzi di trasporto hanno percorso
50.000 km contro i 55.000 del 1993.

II settore progettazione e direzione lavori
ha provveduto agli interventi manutentivi or
dinari e straordinari, finalizzati al soddisfaci-
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mento di esigenze logistiche ed organizzative
di ristrutturazione degli ambienti di lavoro e di
adeguamento degli impianti in conformita alla
legge n. 46/90, eseguendo numerosi lavori per
una spesa complessiva di 550 milioni di lire. Le
attivita del settore hanno inoltre riguardato la
gestione tecnica dei lavori affidati a societa ap
paltatrici, la redazione dei verbali di inizio e fi
ne lavori e dei certificati di stato di avanzamen
to, il computo metrico delle opere eseguite,
nonche l'approntamento di progetti e capito
lati per l'espletamento di gare d'appalto.

Relativamente ai lavori eseguiti meritano di
essere evidenziati:
- gli interventi di ristrutturazione degli am

bienti della Direzione generale e del centro
elaborazione dati e quelli riguardanti la tin
teggiatura, effettuati presso le varie sedi
dell'Istituto per un totale di 13.000 mq,

- la progettazione e realizzazione dell'im
pianto elettrico dello stabilimento balneare
Istat di Castelfusano, dello sportello integra
to presso l'Ufficio regionale di Napoli,
dell'impianto di illuminazione del centro
diffusione e della biblioteca;

- la predisposizione del capitolato lavori rela
tivo all'ampliamento del centralino della se
de centrale di Via Balbo;

- 10 studio per l'adeguamento impiantistica,
previsto dalla legge 46/90, delle sedi di pro
prieta dell'Istat.

II settore sicurezza energia ed ambiente ha
fatto fronte alle molteplici necessita di ricerca e
di studio del sistema normativo vigente in ma
teria di sicurezza, prevenzione ed impatto am
bientale, con particolare riguardo alle direttive
comunitarie. Le attivita manutentive delle offi
cine hanno dato luogo a circa 800 interventi. E'
stata rivolta una particolare attenzione ai manu
fatti dello stabilimento balneare di Castelfusa
no nel quale sono stati completamente eseguiti
i lavori necessari all'apertura stagionale.

II settore ha gestito i contratti di rnanuten
zione relativi agli impianti elettrici ed antin
cendio, agli ascensori, alle centrali termiche e
condizionamento, alle centrali telefoniche,
nonche il contratto riguardante 10 smaltimen-

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1994



to dei rifiuti speciali e tossico-nocivi compre
se le denunce al Catasto rifiuti, can predispo
sizione dei relativi capitolati tecnici. Sana sta
ti forniti i pareri tecnici richiesti dal Servizio
personale in merito alle pratiche per "causa
di servizio" e dal Servizio contratti ai fini della
liquidazione delle fatture emesse dalle societa
fornitrici di beni e servizi.

Il settore sicurezza ha partecipato all'alle
stimento della 2a Conferenza nazionale di
statistica (Rorna, 15-17 novembre 1994),
provvedendo alla relativa logistica, realizzan
do 10 stand dell'Istituto e coordinando le at
tivita organizzative per tutta la durata della
conferenza.

L'AMMINISTRAZIONE
,

Nel 1994 gli uffici amministrativi hanna esa
minato circa 1.200 richieste provenienti dalle
strutture dell'Istituto per forniture di beni e
servizi ed hanna espletato 42 licitazioni priva
te (di cui 8 in ambito cornunitario), un appal
to-concorso e numerose gare informali per
forniture di minore entita. Sana state assunte
864 deliberazioni (239 del Presidente e 625 del
Direttore centrale della gestione delle risorse)
che hanna data luogo ad impegni di spesa pa
ri complessivamente a circa 72 miliardi di lire
(67 riconducibili a deliberazioni del Presiden
te e 5 del Direttore centrale della gestione del
le risorse). Nell'anno 1994 sana state liquidate,
circa 3.600 fatture emesse dai fornitori
dell'Istituto. Gli adempimenti fiscali hanna ri
guardato le liquidazioni mensili dell'Iva e le di
chiarazioni annuali Irpeg, Ilor, Iva e lei.

Impegno notevole e derivato dall'avvio del
Sistema amministrativo cantabile (Siac), il cui
obiettivo fondamentale e stato quello di rag
giungere una pili efficace organizzazione equin
di, alla luce della nuova impostazione cantabile,
di rendere immediatamente verificabile la situa
zione delle fatture pervenute, la fase di lavora
zione in cui esse si trovano e l'incidenza dei di
versi pagamenti effettuati a fronte dell'impegno
di spesa preventivamente assunto.
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Il nuovo sistema si e proposto, in partico
lare, di creare un sistema cantabile unico ed
integrato, in cui viene attribuita alla fattura ca
ratteristica di elemento di collegamento tra la
contabilita finanziaria di tip a interno (delibe
re, decreti, mandati, reversali, etc.) e la conta
bilita generale di tipo esterno (fatture di ac
quisto e di vendita, documenti bancari, etc.).

L'attivita di studio delle nuove normative ha
riguardato, oltre alle numerose disposizioni fi
scali, la legge antimafia n. 490/94 e l'applica
zione dell'art. 6 della legge 24/12/1993 n. 537 e
la 1. n. 109/94, concernenti la contrattualistica
pubblica. Di particolare rilievo, a questa pro
posito, anche per le economie di bilancio
conseguite, appare la disposizione che vieta il
rinnovo tacito dei contratti dando facolta alle
amministrazioni fino al 31/12/1994 di rinnova
re i contratti stessi a condizione che le con
troparti accettino una riduzione del prezzo
pari al 10%. L'Istituto si e avvalso di tale dispo
sizione per il rinnovo della maggior parte dei
contratti continuativi, ottenendo da tutte le
imprese interessate la riduzione dei costi so
praindicata. Tale beneficia economico si pro
trarra anche per gli anni successivi, in quanta
can la legge n. 724/94 e venuto meno, a certe
condizioni, il divieto di rinnovo dei contratti e
le controparti hanna in genere manifestato la
volonta di confermare i prezzi in atto, com
prensivi del ribasso di cui all'art. 6 della legge
n. 537/93. Nel corso del primo trimestre
dell'anna il gruppo di lavoro, costituito essen
zialmente da dirigenti e funzionari dei settori
amministrativi, ha portato a termine la revi
sione degli schemi contrattuali alla luce delle
pili recenti disposizioni legislative e regola
mentari, ottemperando all'incarico ricevuto
dal Direttore centrale della gestione delle ri
sorse can deliberazione n. 264 del 12/5/1993.

Si e provveduto ad attuare le nuove diretti
ve impartite dal ministero delle Finanze can
decreta del 6.5.1994 per la comunicazione
all'Anagrafe tributaria di tutti gli ordini dati dal
1993 in poi.

Per quanta riguarda la gestione del contrat
to tra l'Istat ed il Cnr nell'ambito del progetto
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finaIizzato "Organizzazione e funzionamento
della pubbIica amministrazione", nel corso
del 1994 sono state impegnate spese per 1.
1.783.000.000. Ha avuto, inoltre, attuazione la
convenzione tra l'Istat e l'Aipa per la realizza
zione dell' indagine conoscitiva sullo stato dei
sistemi informativi delle pubbIiche ammini
strazioni, nel cui ambito sono stati assunti im
pegni di spesa per 1. 465.000.000. Sono stati
infine corrisposti contributi per complessive
1. 16.220.000.000 agli enti territoriali per la col
laborazione a 18 indagini statistiche.

Gli adempimenti pili significativi in mate
ria di gare d'appalto hanno riguardato
l'espletamento e l'aggiudicazione delle se
guenti forniture:
-licitazione privata relativa all'indagine cam

pionaria sulle spese di manutenzione delle
abitazioni per l'anno 1993;

-licitazione privata per l'affidamento delle inter
viste relative all'indagine campionaria sulla for
mazione professionale nelle imprese nel 1993;

- Iicitazione privata relativa all'indagine cam
pionaria sugIi utilizzatori del Servizio istru
zione erogato dalle scuole materne, elemen
tari, medie e secondarie superiori;

- Iicitazione privata a gara internazionale per
la registrazione in service dei dati contenuti
nei modelli relativi a varie indagini statistiche
dell'anno 1994;

- gara per l'affidamento del compito di colla
borazione alIa preparazione e commercia
lizzazione dei prodotti censuari;

- licitazione privata a gara internazionale per
la locazione e manutenzione di apparec
chiature hardware e software per l'adegua
mento delle reti di comunicazione dati;

- appalto-concorso per l'acquisizione di una
stazione sperimentale informatica per la
realizzazione del disegno di decentramento
informatico in Istat;

- licitazione privata a gara internazionale per
l'adeguamento delle reti di comunicazione
Istat;

-licitazione privata a gara internazionale rela
tiva alIa fornitura ed installazione di 158 per
sonal computere 100 schede di emulazione;
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- licitazioni private in ambito comunitario ri
guardanti alcuni servizi fondamentaIi per
l'attivita dell'Istituto quali il riscaldamento ed
il condizionamento delle sedi Istat, il facchi
naggio, il trasporto di cose con autofurgoni,
nonche la fotocomposizione, la stampa, l'al
lestimento dei fascicoli relativi al Bollettino
mensile di statistica e degIi indicatori mensi
li e trimestrali, la stampa di tutta la moduli
stica in uso presso l'Istat;

- licitazioni private per i lavori di manutenzione
di varie sedi Istat; l'acquisto di mobili ed arredi;

- convenzioni per la riproduzione e spedi
zione di prodotti relativi alIa copertura del
suolo;

- contratto per la reaIizzazione e gestione di
una procedura automatizzata per l'impianto e
l'aggiornamento dell'archivio delle imprese.

:E stato inoltre stipulato il seguente contratto:
-locazione di un immobile sito in Potenza, da

adibire a sede dell'ufficio regionale per la
Basilicata.

Si e infine provveduto ad approntare gli
scherni contrattuali per l'espletamento di ga
re internazionaIi riguardanti l'acquisizione di
reti locali di personal computer (LAN) e
stampanti in sostituzione di apparecchiature
obsolete, nonche la locazione di apparec
chiature informatiche per il potenziamento
delle reti di comunicazione Istat.

GLI AFFARI GENERALI

Intenso, anche nel 1994, e stato l'impegno
del settore volto alIa cura dei rapporti istitu
zionali intercorrenti con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e con gli altri enti ed
amministrazioni pubbliche, in merito a pro
blematiche di rilevanza generale per l'Istitu
to, nello sviluppo del processo di rinnova
mento della pubblica amministrazione, che
vede l'Istat pienamente coinvolto.

:E proseguita, in collaborazione con i setto
ri dell'Istituto di volta in volta interessati, l'at
tivita di costruzione del quadro normativo 
regolamente previsto dal D.lgs. 322/89. In
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particolare, sono stati modificati alcuni arti
coli del regolamento di organizzazione, an
che allo scopo di esplicitare il ruolo di impul
so che e stato via via riconosciuto agli uffici
regionali e interregionali dell'Istat nello svi
luppo del Sistema statistico nazionale.

Egiunto alla fase conclusiva l'iter di appro
vazione, da parte della Presidenza del Consi
glio dei Ministri del nuovo Regolamento per
la gestione finanziaria, economica e patrimo
niale deliberato dal Consiglio dell'Istituto.

Sono invece tuttora allo studio numerosi
problemi connessi alla predisposizione del
regolamento del personale, nonche le ulte
riori modifiche al regolamento di organizza
zione alla luce del D.lgs. n. 29/93 e dell'erna
nando accordo di comparto.

E stata, inoltre, completata la stesura del
regolamento per la determinazione dei cri
teri e delle rnodalita per la concessione di
benefici economici a persone ed enti pub
blici 0 privati e per la corresponsione dei
compensi a consulenti esterni ed ai compo
nenti di commissioni esaminatrici, nonche
del regolamento per la disciplina delle mo
dalita di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministra
tivi, ai sensi della legge 241/91 e del dPR n.
352/92. Entrambi i provvedimenti, delibe
rati dal Consiglio, sono in corso di approva
zione.

Ampio spazio e stato dedicato all'attivita
consultiva, volta alla risoluzione delle questioni
di carattere giuridico sollevate sia da uffici
dell'Istituto, sia da soggetti esterni, quali am
ministrazioni pubbliche ed organismi privati.
Nell'ambito di tale attivita, sono stati richiesti
pareri all'Avvocatura dello Stato per le que
stioni particolarmente complesse.

La trattazione delle controversie derivanti
dalla gestione dei rapporti di lavoro e dei rap
porti contrattuali ha richiesto l'espletamento
di una considerevole attivita legale sia in sede
giudiziaria, per la difesa degli interessi
dell'Istituto, tramite l'Avvocatura dello Stato,
che in sede extragiudiziale con la composi
zione transattiva di talune controversie.
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Sono state forniti alla Presidenza del Consi
glio dei Ministri esaurienti elementi di rispo
sta alle interrogazioni parlamentari riguardan
ti l'Istituto formulate nel corso del 1994.

Eproseguita l'attivita volta a diffondere tem
pestivamente gli atti normativi rilevanti per
l'Istituto, mediante il foglio informazioni giuri
diche, redatto dal competente settore. Con ri
guardo agli atti parlamentari, e stato curato in
particolar modo l'esame dei lavori concernen
ti la legge finanziaria ed i relativi collegati.

Si e fatto pili volte ricorso ad accordi con
amministrazioni ed enti in materia statistica,
mediante stipula di apposita convenzione.
Tale sistema consente all'Istat di instaurare
proficui rapporti di collaborazione al fine di
realizzare, mediante 10 scambio di professio
nalita e di esperienze, un miglioramento nella
qualita delle informazioni.

Un particolare cenno merita la convenzio
ne che l'istituto ha stipulato con il Ministero
dell'Universita e della ricerca scientifica e tec
nologica (MURST), finalizzata allo sviluppo
del sistema informativo della formazione e
della ricerca scientifica universitaria.

In materia di rilevazioni statistiche agricole
alcune regioni hanno gia firmato il secondo
protocollo d'intesa Istat-Ministero delle Ri
sorse agricole-Regioni.

Inoltre, e stata fornita la necessaria collabo
razione per la stesura di numerosi accordi
con Paesi stranieri in materia di cooperazio
ne. Significativi, in questa campo, i memo
randum d'intesa stipulati con la Macedonia,
con l'Istituto di statistica Albanese e con l'Isti
tuto di statistica della Polonia.

IL BILANCIO

La gestione finanziaria
e patrimoniale.

Il consuntivo della gestione finanziaria
dell'Istat relativo all'anno 1994 registra signifi
cativi miglioramenti rispetto al preventivo.
Lo squilibrio iniziale fra spese ed entrate, de-
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terminato in 20.781 milioni di lire in sede di
prima stesura del bilancio preventivo, si e ri
dotto a 7.962 milioni in sede di consuntivo,
senza peraltro influire negativamente sul pia
no di attivita, che ha trovato attuazione nella
sua vasta articolazione.

In corso d'anno, infatti, le uscite previste si
sono definitivamente assestate a 327.544 mi
lioni, Ie entrate a 287.660. n saldo contabile ha
raggiunto un disavanzo di 39.884 milioni.

I dati di consuntivo, invece, registrano spe
se impegnate per 284.082 milioni ed entrate
accertate per 276.121. La differenza tra le pri
me e le seconde quantifica, appunto, il disa
vanzo finale in 7.962 milioni.

Tale risultato e stato reso possibile da una
oculata gestione selettiva delle spese, che ha
permesso, tra l'altro, di sostenere il piano di ri
lancio della funzione informatica.

Per il Censimento generale dell'agricoltura e
per il Censimento generale della popolazione
e attivita connesse e proseguita la realizzazione
dei programmi operativi di completamento
delle indagini, con spese, rispettivamente, di
2.019 milioni e 21.877 milioni pagate nel 1994.

I residui passivi complessivi sono stati smal
titi per il 35%. A fine anno, i residui passivi, sia
di nuova costituzione che derivanti da gestioni
pregresse, sono ammontati a 162.243 milioni,
con una diminuzione di 9.318 milioni rispetto
all'anno precedente. I residui eliminati per
economie e perenzione amministrativa sono
ammontati a 7.942 milioni.

Analisi delle entrate

Le entrate, escluse Ie partite di giro, sono am
montate a 215.862 milioni con una variazione
negativa della 0,4% rispetto alle previsioni defi
nitive (216.665 rnilioni); le riscossioni relative al
la sola gestione di competenza, pari a 209.531
milioni, hanno raggiunto un indice di realizza
zione del 97,1% rispetto agli accertamenti.

La distribuzione delle entrate accertate
secondo la loro provenienza, escluse le parti
te di giro, evidenzia che l'assegnazione statale
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ordinaria annuale di 203.000 milioni ha con
corso per il 94,0% al totale delle entrate; il re
stante 6,0%, pari a 12.862 milioni, e costituito
da altre entrate (contributi di enti vari, vendi
ta di pubblicazioni, collaborazioni con enti di
ricerca, entrate relative a statistiche occasio
nali e recuperi vari; ved. tav. 23).

Le entrate proprie riguardano:
- vendita di prodotti statistici.

Questa attivita comprende la vendita di
pubblicazioni presso la sede di Roma, sia gli
abbonamenti a pubblicazioni Istat e la vendi
ta di dati statistici su richiesta di privati.

n livello di vendite raggiunto nel 1994 ha
prodotto introiti per circa 2.867 milioni.

E da segnalare al riguardo, che l'Istituto da
qualche anna attua un'attenta politica di pro
mozione delle vendite dei prodotti statistici,
con l'intento di migliorare progressivamente
il rapporto fra entrate proprie e trasferimen
ti della Stato.
-1 contratti e le convenzioni.

Questa categoria di rapporti di collaborazio
ne con grossi utenti ha fornito la maggior parte
delle entrate proprie: 8.972 milioni pari al
69,8%, dei quali sono state riscossi 3.971 milioni.

Nel 1994 i contratti e le convenzioni riguar
danti progetti finanziati dalla Cornunita Europea
hanno prodotto entrate per circa 3.400 milioni.
Tra questi sono da segnalare, in particolare, l'in
dagine per la prestazione di servizi nel quadro
del programma statistico delle Cornunita euro
pee 1993/97 (1.564 milioni) e l'indagine PANEL
comunitario delle famiglie (354 rnilioni), nonche
l'indagine sulla formazione delle imprese (472
rnilioni). Per altri importanti progetti, quello re
lativo all'istituzione di un registro delle imprese
e delle unita locali e quello per il potenziamento
dei punti di accesso del pubblico presso gli Uf
fici regionali dell'Istat, e stato accertato il finan
ziamento, rispettivamente di 3.000 milioni e di
2.000 milioni, a carico del dipartimento della
Funzione pubblica, promotore di tali progetti.
Va inoltre segnalata l'acquisizione del finanzia
mento da parte dell'Aipa per la realizzazione
dell' indagine conoscitiva sui sistemi informativi
nella pubblica amministrazione (565 milioni).
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- Le entrate provenienti dal patrimonio assu
mono scarsa rilevanza nel bilancio dell'Istat
e riguardano principalmente interessi su de
positi cauzionali corrisposti dai locatori sui
contratti di locaiione e fitti attivi di unita im
mobiliari di proprieta, Esse hanno prodot
to introiti per 40 milioni.

- Altre cause.
Le altre entrate riguardano reintroiti di com

petenze fisse per posizioni di comando presso
altre amministrazioni pubbliche ed introiti per
ritenute al personale per giornate di sciopero,
per un importo complessivo di 983 milioni.

Analisi delle spese

Gli impegni di spesa, escluse Ie partite di
giro, sono ammontati a 223.824 milioni, con
una variazione del 12,8% in meno rispetto
aIle previsioni finali (256.549 milioni). I rela
tivi pagamenti di competenza, ammontanti
a 175.426 milioni, hanno presentato un indi
ce di realizzazione del 78,4% rispetto agli
impegni.

FUNZIONl/AREE

Funzioni tecniche

Area demografica e socio-ambientale

Area economica e della contabilita nazionalc

Funzioni di coordinamento

Area di coordinamento tecnico ed organizzativo

Area di coordinamento del Sistan

Funzioni di supporto

Area amministrativa

Area informatica

Area diffusione

Censimenti

Area Censimento Agricoltura

Area Censimento Popolazione e CIS

LE RISORSE E L'ORGANIZZAzrONE

Le spese impegnate, sempre escludendo
Ie partite di giro, sono state destinate per il
63,4% al personale, per il 28,6% ad altre spe
se e per 1'8% aIle buonuscite per il personale
cessato, che a partire dal presente consunti
vo sono incluse tra Ie spese in conto capitale.
Un'analisi pili articolata delle spese in termi
ni delloro utilizzo viene di seguito svolta esa
minando l'allocazione delle risorse per area e
per voce di spesa, utilizzando dati di cassa
(tav, 25).

Allocazione delle risorse
nelle aree di interesse

La distribuzione delle risorse e dei relativi
costi nelle aree di interesse in cui si articola la
complessa attivita dell'Istat costituisce un
momento di analisi, di ricerca del funziona
mento delle varie parti della struttura produt
tiva, di comparazione delle varie attivita. Le
aree di attivita possono essere ricondotte aIle
partizioni organizzative dell'Istituto secondo
il prospetto seguente:

PARTIZIONIORGANIZZATIVE

DCPT esc!. Censimenti

DCII e DCNA esc!. Censimento

DGEN e PRES esc!' Relazioni esterne

Segr. centrale del Sistan

DCGR esc!. Biblioteca

DINF

DDBD, Relaz. esterne e rapp. con la Stampa

Biblioteca

Servizio Cens. agricoltura

Servizio Censimento

LEGENDA:
- CIS = Censimento Industria e Scrvizi
- DePT = Direzionc centrale popolazione e terri-

Lorio
- Dell = Direzione centrale istituzioni c imprese
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- DeNA ~ Dipartimento contabilita nazionale
- DGEN ~ Direzione generale
- PRES = Presidcnza

- DCGR = Dirczione centrale gestione risorse
~ D1NF ~ Dipartimento informatica
- DDBD ~ Dipartimento diffusionc e banche dati
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L'ATTIVITA. E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

In sintesi i risultati complessivi delle elabo
razioni effettuate, con riferimento al 1994,
mostrano la ripartizione delle risorse (in mi
lioni di lire) tra i settori distinti in quattro su
baree funzionalmente omogenee. Per gli op
portuni confronti temporali sono riportati
anche i dati relativi al 1993. I dati sono espres
si in termini di cassa (tav. 26).

L'area economica rimane quella in cui si ri
versa il maggior peso delle risorse, tenendo
conto che in essa sono presenti due tipi di
funzioni: quella di rilevazione e ricerca in
campo economico e quella di contabilita na
zionale. Rispetto al 1993 si registra una legge
ra flessione, di cui si avvantaggiano l'area de
mografica e socio-ambientale nonche le fun
zioni di coordinamento. Queste ultime cre
scono soprattutto per l'aumento dei compiti
e delle risorse dedicati al coordinamento del
Sistan, il cui peso va sempre pili aumentando
nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituto.

Hanno subito una leggera flessione le risor
se assorbite dalle aree che costituiscono le
funzioni di supporto: l'area informatica, l'area
amministrativa e l'area della diffusione, come
conseguenza di un effettivo snellimento e mi
glioramento dell'attivita amministrativa.

Nell'ambito delle attivita dell'area ammini
strativa 05%) una quota di risorse relativa
mente alta viene assorbita, anche per il 1994,
dai servizi ausiliari in senso stretto (portine
rie, anticamere, etc.) e dai servizi tecnologici
di non elevato livello (officine, sorveglianza
delle centrali termiche, telefoniche, elettri
che, antincendio, etc.).

L'area dei censimenti non e stata considera
ta nella ripartizione percentuale, perche rap
presenta un elemento soggetto a forti variazio
ni nel tempo, quindi avrebbe causato un sensi
bile effetto distorsivo nei confronti temporali.

Allocazione delle risorse
per voci di spesa

La distribuzione delle risorse nei principa
li raggruppamenti di spesa e rappresentata
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con riferimento al 1993 ed al 1994, nonche al
la consueta distinzione tra servizi ordinari e
censimenti (tav, 27).

Come emerge dai dati di cui alla tavola 25, la
spesa per il personale supera il 70% del totale
in quasi tutti i servizi ordinari, mentre nei cen
simenti la maggior parte delle risorse e stata
impiegata nell'informatica e nell'acquisto di
beni e servizi.

I principali eventi che hanno contraddi
stinto il 1994 sono di seguito rappresentati
per ciascuna delle voci di spesa.

Personale

La distribuzione del personale per livelli
nell'ambito di ciascuna area si riferisce al per
sonale presente alIa data del 31 dicembre cia
scuno degli anni considerati.

La distribuzione dei costi del personale per
livello rivela che i costi medi pro-capite sono
diminuiti tra il 1993 e il 1994, in quanto nel 1994
e venuta meno la quota dovuta a pagamenti di
competenze arretrate; e inoltre diminuito di
circa 70 unita - considerando il complesso dei
dipendenti di ruolo e non di ruolo - il numero
delle presenze nel 1994. La diminuzione ha ri
guardato, per la quasi totalita, personale con ele
vata anzianita di servizio ed elevata retribuzio
ne. Per quanto riguarda la spesa per missioni, e
stata effettuata un'analisi articolata delle spese,
corredata da diversi indicatori relativi al nume
ro di incarichi, alle giornate, al costo per gior
nata e per incarico e alla durata media per inca
rico. Rispetto al 1993, si e avuto un aumento
della spesa, dovuto principalmente all'aumento
degli incarichi di missione. II costa medio per
incarico ha subito invece una flessione, dovuta
alla minore durata degli incarichi (tav. 30).

Informatica

Le spese di informatica mostrano, rispetto
al 1993, una riduzione dell'l,4% dei pagamen
ti effettuati nell'ambito dell'attivita corrente.
Una forte contrazione della spesa si registra
anche nell'area dei censimenti, per effetto
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del progressivo completamento dei pro
grammi censuari. L'andamento di tali spese
sembra in contrasto con il rilancio della fun
zione informatica, in corso di realizzazione,
che assorbe notevoli risorse finanziarie. Inve
ro, e stato proprio il piano pluriennale inte
grato di investimento pluriennale nell'infor
matica che ha condizionato e ridimensionato
la spesa corrente nell'anno 1994.

Locali

Le spese per l'uso ed il mantenimento dei
locali sono state nel 1994 inferiori a quelle
dell'anno precedente, soprattutto per i paga
menti di parte dei fitti sui capitoli censuari,
nonche per minori spese di manutenzione
effettuate. Invece la spesa relativa all'energia e
alIa pulizia e vigilanza, e rimasta quasi costante
rispetto all'anno precedente.

Beni e servizi

La voce beni e servizi comprende diverse
categorie di spesa (tav. 34). Anche in questo
caso la spesa, nell'ambito dell'attivita corrente,
e rimasta pressoche costante rispetto al 1993,
fatta eccezione per la voce relativa aIle altre
spese, dove si e registrato il pagamento dei la
vori e delle forniture per la realizzazione del
progetto per la definizione delle basi territo-

LE RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE

riali per il Censimento generale della popola
zione. E' infine da evidenziare che la voce Altre
spesecomprende: tasse; consulenze tecniche
(progettazione lavori, prevenzione incendi,
etc.); servizi vari; equo indennizzo; spese per
pubblicita (in particolare la pubblicita prevista
dalla recente normativa per l'espletamento
delle gare pubbliche per l'acquisizione di beni
e servizi); spese per associazioni e partecipa
zioni a congressi, seminari e simili.

Stampa

La stampa per modelli registra un aumento
della spesa sia nell'ambito dell'attivita corren
te, che viene assorbita per la quasi totalita dal
Ie aree di produzione statistica, sia, anche se
in minor misura, in quella censuaria. Riguardo
alle pubblicazioni, la maggiore spesa si regi
stra in entrambe Ie attivita, rna nei censimen
ti il sensibile aumento e relativo allo slitta
mento dei pagamenti avvenuto nel 1994.

Con riguardo alIa risorsa stampa si segna
la che i dati fanno riferimento sia alIa pro
duzione affidata a tipografie esterne, sia a
quella effettuata all'interno presso il Centro
stampa dell'Istat. Per una valutazione dei
volumi delle due componenti, nel prospet
to che segue vengono riportati i dati relativi
agli anni 1993 e 1994 in migliaia di pagine.

MODELLI

Interno
Esterno
Totale

PUBBLICAZIONI

Interno
Esterno
Totale

1993 1994

N. PAGINE % N. PAGINE %
(migliaia) (migliaia)

3.300 5,4 2.400 3,3
58.042 94,6 69.500 96,7

61.342 100,0 71.900 100,0

1993 1994
N. PAGINE % N. PAGINE %

(migliaia) (migliaia)

8.610 5,5 5.366 2,8
149.591 94,5 183.625 97,2

158.201 100,0 188.991 100,0
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Censimenti

Per una rappresentazione integrale delle
operazioni finanziarie relative alla gestione
del Progetto censimenti si reputa opportu
no riportare 10 stato dei pagamenti effettua
ti e delle spese impegnate negli appositi ca-

Somme pagate (in rnilioni)

pitoli di bilancio. Le somme pagate sono
sinteticamente esposte nei prospetti se
guenti, mentre i dati relativi alla natura delle
spese pagate, alla loro composizione ed alla
loro distinzione tra spese al centro e spese
alla periferia, sono contenuti nelle tavole 36,
37 e 38.

Spese impegnate (in milioni)

ANNO Censim. generale Censimento popolazione e
dell'agricoltura abitazioni e Censimento

dell'industria e servizi

ANNO Censim. generaIe Censimento popolazione e
dell'agricoltura abitazioni e Censimcnto

dell'industria e servizi

1990 25468 101 1990 59000 150

1991 80.712 117.013 1991 72.000 261.850

1992 14.308 184.551 1992 184.200

1993 1.927 50.199 1993

1994 2.019 21.877 1994

TOTALE 124.434 373.741 TOTALE 131.000 446.200

Totale generale 498.175 Totale generale 577.200

Differenza tra le sommc
impegnate e pagate 79.025

LA PIANIFICAZIONE,
L'ORGANIZZAZIONE E IL CONTROLLO

La pianificazione

Le attivita svolte nel 1994 in materia di
pianificazione possono essere COS! sinte
tizzate:
1. stesura del Piano generale di attivita 1995

97;
2. coordinamento dei contributi delle strut

ture dell'Istituto per il Rapporto annuale
1993 (2° volume);

3. monitoraggio trimestrale del Programma
operativo annuale 1994;

4. lavori preparatori del Programma operati
vo annuale 1995;

5. lavori connessi con la progettazione del
nuovo Sistema informativo della program
mazione (Sip).
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Con riferimento al punto 1, una parte
dell'attivita ha riguardato anche la selezione e
la fornitura al Sistan di quei lavori Istat pro
grammati per il 1995-97 che entrano a far par
te del Piano statistico nazionale (PSN) relativo
allo stesso triennio. Una ulteriore collabora
zione con il Sistan ha riguardato la distribu
zione e la raccolta, presso le strutture tecni
che dell'Istituto, delle schede-questionario
relative all'indagine Sistan sullo stato di attua
zione al 31/12/1993 del PSN 1993-95.

La linea di attivita di cui al precedente pun
to 2,ha riguardato anche la correzione delle
bozze di stampa fino al rilascio degli originali
per la pubblicazione del volume.

Il monitoraggio dei primi tre trimestri del
Programma operativo 1994 (cfr. punto 3) ha
comportato in particolare, ad ogni trimestre,
l'elaborazione di tabelle, riepilogative per
ciascuna struttura, dei lavori in scadenza e di
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quelli in ritardo, corredati questi ultimi dei
motivi del ritardo.

I lavori preparatori del Programma opera
tivo 1995 Cdr. punto 4) hanno richiesto, tra
l'altro, l'organizzazione di diversi incontri di
programmazione con le strutture dell'Istitu
to, al fine di mettere a punto anche le parti
del bilancio 1995 connesse con i costi dei la
vori programmati per 10 stesso anno.

Nell'ultima parte dell'anno, nel settore e
stata affrontata la progettazione del Sip Cdr.
punto 5), con particolare riferimento alla ste
sura del nuovo Manuale di istru.zioni per
l'implementazione, da parte delle strutture,
del nuovo archivio centrale del Sip.

Attraverso tale archivio, a partire dal 1995,
da una parte saranno acquisiti anna per anna i
flussi informativi necessari alla formulazione
del Piano generale di attivita per il successivo
triennio e del Programma operativo dell'an
no in corso; dall'altra, monitorando informa
ticamente Ie lavorazioni e le fasi di lavorazio
ne saranno ricavati i dati a consuntivo dell'at
tivita svolta annualmente in Istat, con i quali si
potra procedere, in maniera pili agevole e
appropriata che in passato, alla stesura delle
relazioni trimestrali, nonche alla pubblicazio
ne del 2° volume del Rapporto annuale.

La contabttita analitica

Nel 1994 e stato elaborato il consuntivo
dell'anno 1993, utilizzando la procedura per il
controllo dei costi per centri di responsabi
lira e per prodotti. Tale procedura, sganciata
il pili possibile da quella di contabilita finan
ziaria, utilizzata in anni precedenti ed attual
mente operante per il solo preventivo pro
veniente dal bilancio finanziario, consente di
attribuire ad ogni centro di responsabilita i
costi diretti ed indiretti a seconda dell'impie
go effettivo delle risorse. II totale dei costi co
S! imputati costituisce il budget del centro di
responsabilita e viene rapportato alla produ
zione ottenuta, in modo da pervenire a misu
re di costi unitari omogenee e confrontabili.
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Anche nell'anno 1994 si e cercato di appor
tare quei miglioramenti nella procedura, ne
cessari sia per una pili adeguata distribuzione
dei costi correnti tra le strutture, che per una
corretta imputazione nel tempo dei costi do
vuti all'uso dei beni di investimento.A meta an
no e stato calcolato un budget di assestamento
1994, che ha ridistribuito le risorse, gli obietti
vi ed i costi dei centri di reponsabilita, sulla ba
se della nuova organizzazione dell'Istituto. An
che per il preventivo 1995 e stato inoltre pre
disposto il budgetfinanziario, ultimato nel me
se di ottobre, ed avviata la raccolta dei dati da
utilizzare per il calcolo a contabilita analitica sia
del budget 1995 che del consuntivo 1994.

L'attivita di reporting si e sviluppata secondo i
criteri di ridefinizione dei reports periodici gia
impostati nel corso del 1993, al fine, da un lato,
di tener conto di modificazioni nelle attivita di
alcuni settori e, dall'altro, di ampliare le informa
zioni relative ad alcuni settori ed eliminare ri
dondanze ed eccessi di analiticita che rendeva
no difficile la comprensione sintetica dell'anda
mento dei fatti di gestione. La struttura della re
lazione trimestrale sulle attivita dell'Istituto e sta
ta revisionata, in coerenza con 10 schema del
Rapporto annuale, anche al fine di ridurre le in
combenze richieste ai servizi per la fornitura
del materiale oggetto di pubblicazione. Dal1995
la relazione trimestrale costituira il riferimento
essenziale per la sintesi contenuta nel secondo
volume del Rapporto annuale, con il minima di
ulteriori interventi da parte dei servizi.

L'organizaaxione

Con riferimento all'area organizzativa, le atti
vita pili significative del 1994 hanno riguardato:
1. la valutazione dei fabbisogni di personale

relativi a tutte le aree dell'Istituto, connessa
agli adempimenti necessari alla determina
zione della nuova pianta organica in base al
le disposizioni emanate dal dipartimento
della Funzione pubblica per tutte le pub
bliche amministrazioni con la circolare n. 6
del 23/3/1994;
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2. l'individuazione delle principali aree cnti
che riguardanti 10 svolgimento dei proces
si di produzione dell'area statistica, con il
conseguente avvio dell'attivita di interven
to finalizzato al controllo ed alla gestione
delle questioni ad esse connesse;

3. 10 sviluppo e la gestione dei processi di
mobilita;
Per quanta riguarda gli adempimenti con

nessi alla determinazione dei fabbisogni di
personale, da utilizzare per la definizione del
la pianta organica dell'Istituto, l'attivita svolta
ha riguardato:
- 10 sviluppo di specifiche metodologie di va

lutazione che permettessero di tenere con
to delle realta lavorative esistenti nelle diver
se aree di attivita;

- il completamento della rilevazione dei cari
chi di lavoro nei settori non ancora sottopo
sti ad analisi;

-l'elaborazione di una prima proposta di
pianta organica da utilizzare come base di ri
ferimento sulla quale realizzare alcune ulte
riori valutazioni.

Gli approcci metodologici elaborati
dall'Istituto tengono conto della natura dei
compiti svolti nelle diverse aree ed al livello
di standardizzabilita delle procedure realizza
te per il loro adernpimento.

Sostanzialmente i metodi impiegati sono
stati cinque. Tre di questi sono pill stretta
mente ricollegabili alla metodologia di base
fornita dal dipartimento della Funzione pub
blica: a) quello applicato per l'area ammini
strativa (in realta, il pill vicino alla metodolo
gia di base); b) quello applicato per l'area tee
nico-statistica; c) quello impiegato per una
utile sperimentazione condotta su un'unita
operativa della Contabilita nazionale.

Gli altri due approcci metodologici hanno
connotazioni pill specifiche, rispetto agli altri
tre, pur traendo gli spunti tecnici fondamen
tali da alcuni concetti elaborati anch'essi
nell'ambito della metodologia di base della
Funzione pubblica. II primo approccio e sta
to impiegato per il settore dell'economato,
patrimonio e logistica, l'altro per tutti i setto-
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ri dell'Istituto con prevalenza di attivita non
standardizzabili.

La metodologia indicata dalla Funzione
pubblica ha rappresentato il punto di riferi
mento pill diretto per circa il 70% delle valu
tazioni effettuate, anche se la specificita delle
situazioni lavorative rilevate ha suggerito una
serie di integrazioni alla metodologia stessa.

II sistema di valutazione dei fabbisogni di
personale realizzato dall'Istat ha permesso di
costituire un archivio di circa 17 mila record
di informazioni, riguardanti: a) le modalita di
svolgimento, atto per atto, dei processi di la
voro svolti (compresi quelli riguardanti le in
dagini statistiche e le procedure amministra
tive); b) i singoli soggetti che in essi interven
gono; c) i tempi standard di esecuzione delle
singole attivita nelle quali questi si articolano;
d) le frequenze di svolgimento di tali attivita
(numero di modelli revisionati, numero di re
cord registrati, etc.), e) i profili professionali
che le realizzano.

Le quantificazioni effettuate attraverso tale
sistema di valutazione saranno oggetto, nel
corso dei primi mesi del 1995, di ulteriori ela
borazioni che terranno conto di alcune im
portanti esigenze di sviluppo delle attivita nel
breve-medio periodo. Infatti, le determina
zioni cui si riferiscono tali quantificazioni, che
danno luogo ad una proposta di base per la
definizione della pianta organica, sono state
realizzate con riferimento prevalente alle atti
vita del 1994.

Per quanto riguarda 10 svolgimento dei pro
cessi di produzione dell'area tecnico-statistica,
sono state individuati tre nodi critici principa
li. Questi si ricollegano Ie modalita di svolgi
mento delle procedure tecnico-amministrati
ve di selezione della societa di service e di ge
stione e controllo degli adempimenti che con
cernono: a) Ie attivita di registrazione dei dati
da modello; b) le attivita di stampa dei model
li; c) Ie attivita di stampa delle pubblicazioni.

Gli interventi attuati con riferimento a tali
questioni hanno riguardato, nel 1994, soltanto
le attivita di registrazione in service dei mo
delli. A tale proposito l'intervento realizzato
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e stato quello della revisione del Disciplinare
per la registrazione dei dati in service e per il
controllo di qualita.

II progetto di revisione si e reso necessario al
fine di meglio definire i termini di una procedu
ra che nel recente passato ha presentato note
voli problemi di gestione. Problemi che hanno
principalmente riguardato i seguenti aspetti:
- la pianificazione dei lavori;
- il rispetto dei singoli adempimenti da parte

dei diversi soggetti coinvolti;
-la realizzazione di lavorazioni che risponda

no a standard di qualita tali da non generare
conseguenze negative sulle rnodalita di pro
duzione dei dati statistici.

La regolamentazione proposta tende a de
finire procedure, competenze e responsabi
lita che consentano di perseguire adeguati ri
sultati di efficienza ed efficacia.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1994
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Gli elementi caratterizzanti del nuovo di
sciplinare sulla registrazione dati sono:
1. il perfezionamento del processo di pianifi

cazione delle attivita di registrazione;
2. la ricerca di soluzioni tecnico-procedurali

che permettano un pili efficace espleta
mento delle procedure di selezione delle
ditte di service;

3. la costituzione di una commissione di gara
ad hoc per l'affidamento del service;

4. la revisione, da parte del Servizio studi me
todologici (SME), dello schema metodolo
gico inerente ai controlli qualitativi delle re
gistrazioni in service;

5. l'assegnazione ai servizi tecnici di alcune
competenze inerenti ai controlli di qua
lita;

6. un monitoraggio pili puntuale e strutturato
delle attivita di registrazione in service.
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Tavola 1 - Componenti del sistema informatico. Anni 1993 e 1994

ELABOIL,>,TORI DISCHI UNITA VIDEO STAZIONI PERSONAL
NASTRI E TERMI"IALI IJATA-Ei\TRY COMPLTER

Capacita Capacita CASSETTE
AN"II Modello MIPS memoria "I. memoria N. "I. N. N.

complessiva complessiva
(Mfl) (GIl)

1993 IBM 9021 50 384
OLIVETTI

OH 6480/600T 52 384

TOTALE 102 768 (a) 104 252 19 652 371 254 (b)

1994 IBM 9021 50 384
OLIVETTI
OH 6480/600T 52 384

TOTALE 102 768 (a) 104 252 19 721 228 389 (b)

(a) di cui 512 MB di expanded memory.
(b) di cui 36 in comodato agli assessorati regionali.
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Tavola 2 - Apparecchiature di informatica in dotazione aIle Direzioni. Anni 1993 e 1994

STRUTTURE VIDEO
TERMINAL!

DATA-ENTRY PERSONAL
COMPUTER

(a)

ALTRE

ANNO 1993

Presidenza 3 14
Direzione generale 24 1 15
Sistan 16 70 22

di cui uffici regionali 8 70 18

Direzione centrale statistiche

su popolazione e territorio 159 52 15
Direzione centrale statistiche

su istituzioni e imprese 167 199 29
Direzione centrale gestione

delle risorse 68 58
Dipartimento diffusione

e banche dati 22 12
Dipartimento contabilita

naz. e analisi economica 22 11

Dipartimento informatica 171 49 42

TOTALE 652 371 218

ANNO 1994

Presidenza

Direzione generale

Sistan

di cui uffici regionali

Direzione centrale statistiche

su popolazione e territorio

Direzione centrale statistiche

su istituzioni e imprese

Direzione centrale gestione

delle risorse

Dipartimento diffusione

e banche dati

Dipartimento contabilita

naz. e analisi economica

Dipartimento informatica

TOTALE

1

33
18
8

176

227

84

23

27
132

721

1

52
52

53

65

1

56

228

12
20
51
46

56

90

32

25

21
46

353

6
2

2

3

39

1

53

(a) Sono esclusi i personal computer in deposito e quelli in comodato agli assessorati regionali.
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Tavola 3 - Personale dei servizi informatici per mansione e settore. Anni 1993 e 1994 (a)

SVILUPPO DATA ELABORAZIONE
APPLlCAZIONI ENTRY DATI TOTALE

MANSIONI

1993 1994 1993 1994 [993 1994 1993 1994

Dirigenti 10 3 1 1 5 3 16 7
Analisti 43 25 2 6 5 51 30
Programmatori 74 8 2 4 12 9 88 21

Schedulatori, consolisti

e operatori di rete 2 45 37 47 37
Operatori data-entry 37 37 37 37
Altri 4 4 6 6 7 10 17 20

TOTALE 131 40 50 48 75 64 256 152

(a) Nelcorso del 1994 n. 86 addetti al DINF sono stati trasferiti ai settori produttivi e di supporto.
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Tavola 4 - Sviluppo delle applicazioni: procedure, programmi e linee di programma. Anni 1993 e 1994

NUOVE PROCEDURE MODI FICHE PROCEDURE TOTALE

AREI'
Pr ogrammi Linec Programmi Linee Procedure Programmi Linee

N (migliaia) N (migliaia) N. N. (migliaia)

ANNO 1993

Censimenti 360 242 39 13 18 399 255
Demografica 110 43 39 21 10 149 64
Sociale 534 197 72 15 39 606 212
Economica 314 160 120 14 41 434 174
Ambientale 97 23 3 1 4 100 24
Metodologica 13 4 1 13 4
Altra 220 81 71 6 43 291 87

TOTALE 1.648 750 344 70 156 1.992 820

Banche dati 1.576 300 804 51 85 2.380 351
Cartografia tematica 1 1 1 1

TOTALE GENERALE 3.225 1.051 1.148 121 241 4.373 1.172

ANNO 1994

Censimenti 217 131 4 2 22 221 133
Demografica 68 37 3 1 19 71 38
Sociale 251 122 68 5 43 319 127
Economica 198 140 50 10 81 248 150
Ambientale 11 9 3 1 4 14 10
Metodologica

Altra 171 40 24 2 56 195 42

TOTALE 916 479 152 21 225 1.068 500

Banche dati 1.446 334 401 26 20 1.847 360
Cartografia tematica

TOTALE GENERALE 2.362 813 553 47 245 2.915 860
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Tavola 5 - Lavorazioni effettuate a pagamento per utenti esterni. Anni 1993 e 1994

1993 1994

ORE DI NASTRI ORE DI NASTRI
AREE ELADORAZIONE ELABORAZIONE

N. % N. (Xl N. % N. oil)

Censimenti 81 10,8 45 3,4 182 19,2 236 13,8
Demografica 31 4,1 38 2,9 30 3,2 52 3,0
Sociale 140 18,7 251 18,9 236 24,9 428 25,0

Economica 498 66,4 991 74,8 500 52,7 997 58,2

di cui commercia estero 347 46,2 693 52,3 372 39,2 745 43,5
Ambientale

TOTALE 750 100,0 1.325 (a) 100,0 948 100,0 1.713(a) 100,0

(a) II dato non e comprensivo di 178 floppy disk per il 1993 e di 181 per il 1994.

Tavola 6 - Nastri magnetici sulle statistiche del commercio con l'estero forniti ad utenti esterni.
Anni 1993 e 1994

1993 1994

UTENTI NASTRI RECORD NASTRI RECORD

N. % N. % N. % N. (lIb

(migliaia) (migliaia)

Imprese 218 31,5 17.534 32,4 227 30,5 20.410 31,1

Ministeri 36 5,2 3.900 7,2 34 4,6 6.242 9,5
Associazioni di categoria 153 22,0 11.211 20,8 162 21,7 16.139 24,6

Istituti ed enti vari 211 30,4 14.820 27,4 201 27,0 17.163 26,2

Ambasciate estere 13 1,9 306 0,6 15 2,0 633 1,0

Organismi internazionali 62 9,0 6.278 11,6 106 14,2 4.946 7,6

TOTALE 693 100,0 54.049 100,0 745 100,0 65.533 100,0
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Tavola 7 - Utilizzazione dell'elaboratore per Struttura e tipo di attrvita (valori %). Anno 1994

PERCENTUALE PER STRUTTURA

STRUTTURE

Presidenza

Direzione generale

Segreteria centrale del Sistan

Direzione centrale statistiche

su popolazione e territorio

Direzione centrale statistiche

su istituzioni e imprese

Direzione centrale gestione

delle risorse

Dipartimento diffusione

e banche dati

Dipartimento contabilita nazionale

e analisi economica

Dipartimento informatica

Totale

Censimenti

TOTALE GENERALE

Intcrauiva

0,6

5,0

0,6

17,3

16,7

1,1

0,3

9,3

21,8

72,7

27,3

100,0

ATTIVITA.

Batch Cal

3,9

0,7

0,3

0,1

39,7

44,7

55,3

100,0

TOTALE

0,3

1,7

0,2

8,3

6,0

0,6

0,1

3,2

33,8

54,1

45,9

100,0

(a) L'utilizzo MVS nel 1994 viene considerato doppio ai fini del totale, in quanta il sistema e biprocessor.
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Tavola 8 - Ripartizione del personale di ruolo per livello professionale e area di appartenenza
al 31-12-1994

AREA
LIVELLI PROFESSIOl\ALI TOTALE

Ricerca Tecnologtca Ammiriistrativa

I 15 18 1 34
II 59 43 5 107
III 105 83 188
IV 230 8 238
V 188 3 191
VI 1.063 55 1.118
VII 229 3 232
VIII 26 41 67
IX 150 44 194
X 2 9 11

TOTALE 179 2.032 169 2.380

Tavola 9 - Consistenza del personale di ruolo per livello professionale e sesso. Anni 1993 e 1994

LIVELLI PROFESSIONALI

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

TOTALE

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

TOTALE

190

PERSONALE AL 31 mCEMIJRE DOTAZIONI ORGANICHE
AL 31-12-1991

199,) 1994

MF F MF F MF

NUMERO

25 4 34 3 79
111 22 107 29 187
184 73 188 75 268
286 101 238 87 413
194 106 191 104 591

U69 693 1.118 664 803
259 133 232 118 310
69 25 67 25 442

200 64 194 64 105
9 3 11 3 100

2.506 1.224 2.380 1.172 3.298

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

1,0 0,3 1,4 0,3 2,4
4,4 1,8 4,5 2,5 5,7
7,3 6,0 7,9 6,4 8,1

11,4 8,3 10,0 7,4 12,5
7,7 8,7 8,0 8,9 17,9

46,6 56,6 47,0 56,7 24,3
10,3 10,9 9,7 10,1 9,4
2,8 2,0 2,8 2,1 13,4
8,0 5,2 8,2 5,5 3,2
0,4 0,2 0,5 0,3 3,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tavola 10 - Personale di ruolo degli uffici regionali e interregionali dell'Istat per livello profes
sionale. Anni 1993 e 1994

PERSONALE AL 31 DICEMBRE

LIVELLI PROFESSIONAL! 1993 1994

N. % N. %

I 4 1,9
II 11 5,0 8 3,7
III 26 11,7 24 11,2
IV 11 5,0 11 5,1
V 26 11,7 27 12,6
VI 76 34,4 79 36,7
VII 47 21,3 39 18,1
VIII
IX 19 8,6 18 8,4
X 5 2,3 5 2,3

TOTALE 221 100,0 215 100,0
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FEMMINE

Fino a 25 1 1 2
26 - 30 1 12 18 3 4 7 45
31 - 35 3 24 1 99 8 1 21 157
36 - 40 9 23 4 35 94 18 8 12 203
41 - 45 7 10 4 27 99 35 3 12 1 198
46 - 50 1 2 2 7 21 149 31 6 5 1 225
51 - 55 1 3 2 28 16 146 18 2 6 222

56 - 60 1 2 1 40 3 47 4 1 99
Oltre 61 2 1 4 1 12 1 21

TOTALE 3 29 75 87 104 664 118 25 64 3 1.172
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FEMMINE

Laurea 3 29 74 19 28 55 3 211

Diploma 1 68 75 472 22 9 20 2 669

Licenza media 1 137 96 16 39 1 290

Altri titoli 2 2

TOTALE 3 29 75 87 104 664 118 25 64 3 1.172

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

MASCHI E FEMMINE

Laurea 100,0 99,1 89,9 21,0 23,6 8,1 0,4 2,1 21,0

Diploma 0,9 10,1 78,6 75,9 69,9 20,7 32,8 17,5 45,5 52,2

Licenza media 0,4 0,5 20,8 76,3 38,8 48,5 45,5 22,6

Altri titoli 1,2 2,6 28,4 32,0 9,1 4,2

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FEMMINE

Laurea 100,0 100,0 98,7 21,8 26,9 8,3 4,7 18,0
Diploma 1,3 78,2 72,1 71,1 18,6 36,0 31,3 66,7 57,1
Licenza media 1,0 20,6 81,4 64,0 60,9 33,3 24,7
Altri titoli 3,1 0,2

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tavola 14 - Distribuzione del personale di ruolo secondo i settori di attivita al 31 Dicembre degli
anni indicati

1991 1992 1993 1994
SETTORI DI ATTIVITA

N. % N. % N. % N. %

Produzione delle informazioni 1.273 47,7 1.280 50,3 1.202 48,0 1.213 51,0
- Censimenti 169 6,3 187 7,4 138 5,5 96 4,0
- Statistiche demografiche 91 3,4 95 3,7 98 3,9 108 4,5
- Statistiche sociali e ambientali 296 11,1 223 8,8 314 12,6 269 11,3
- Statistiche economiche 717 26,9 775 30,4 652 26,0 740 31,1

di cui Commercia estero 231 8,7 210 8,2 141 5,6 136 5,7
Elaborazione dati 279 10,5 256 10,0 279 11,1 175 7,4
Uffici regionali e interregionali 255 9,6 221 8,7 221 8,8 215 9,0
Amministrazione 678 25,4 505 19,8 502 20,0 477 20,0
Altre attivita 182 6,8 286 11,2 302 12,1 300 12,6

TOTALE 2.667 100,0 2.548 100,0 2.506 100,0 2.380 100,0

Tavola 15 - Trasferimenti del personale di ruolo per livello professionale. Anno 1994

ALUNTERNO DELLE DIREZIONI E DEI DIPARTIMENTI
Tra Tra

LIVELLI Direzioni Uffici
PROFES- Uff. reg.Ii rcgto- Segret. Direz. DiL centr. Dir. centro Dir. centr. Dipart. Dipart. Dipart.
SIONAL! e interr. nali e centro gene- stat. su stat. su gestione diffus. contab. inlor- TOTALE

e Presi- intcrre- del rale popolaz. e istituz. e delle handle nazion. matica
c1enza gionali Sistan territorio imprese risorse dati e analisi

economica

I 2 1 1 3 3 2 4 16

II 4 3 13 1 5 2 28

III 10 1 3 10 12 1 1 6 44

IV 31 3 2 14 5 4 9 68

V 17 1 8 6 1 6 39
VI 88 1 2 39 33 33 2 71 269

VII 12 1 7 8 13 5 46

VIII 2 6 10 18

IX 10 1 1 1 23 20 56
X 1 2 3

TOTALE 175 3 11 3 87 81 83 6 5 133 587

Trasferimenti
sulla forza (a) 1,4 22,4 2,4 18,8 12,4 17,4 5,9 6,2 76,0 25,1

(a) La percentuale e stata calcolata sulla forza effettiva delle unita citate (esclusi i comandati e la Presidenza).
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Tavola 16 - Situazione del personale di ruolo per Uvello professionale. Anno 1994

LIVELLI PERSONALE CESSAZIONI ASSUNZIONI PASSAGGI PERSONALE
PROFESSIONALI AL 31-12-1993 DI LIVELLO AL 31-12-1994

I 25 7 2 14 34
II 111 14 2 8 107
III 184 6 30 -20 188
IV 286 46 -2 238
V 194 3 191
VI 1.169 75 1 23 1.118
VII 259 4 -23 232
VIII 69 2 67
IX 200 6 194
X 9 2 11

TOTALE 2.506 163 37 2.380
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Tavola 17 - Situazione del personale di ruolo per Struttura di appartenenza e per livello al
31-12-1994

STRUTTURE

Vffici del Presidente
- ufficio di presidenza
- relazioni esteme

Uffici del Direttore generale
- segreteria, coordin. e rei. internazionali
- innovazione organizzativa
- politiche delle risorse umane
- studi metodologici
- comandati altre amministrazioni

LIVELLI
1-3

8

7
1

33
5
8

4
15

1

LIVELLI
4-10

29
19
10

79
21
19
21
12
6

TOTALE

37
26
11

112
26
27

25
27

7

Segreteria centrale del Sistan 50
- segreteria centrale del Sistan 1
- uffici di segreteria 4
- coordinamento generale 2
- coord. ammin. sub-regionali e uff. perif. Istat 3
- programma statistico nazionale 4
- uffici interregionali 23
- uffici regionali 13

214

10

9
11

5
120

59

264
1

14

11

14

9
143

72

Direzione centrale statistiche
su popolazione e territorio

- uffici del Direttore centrale
- indagini sulle famiglie
- ambiente e territorio
- censimenti
- dinamica demografica
- sanita

- giustizia

- istruzione e cultura

Direzione centrale statistiche
su istituzioni e imprese

- Direttore centrale
- uffici del Direttore centrale (a)

- agricoltura
- industria
- servizi

- pubbliche amministrazioni
- commercio con l'estero

- prezzi
- occupazione e redditi

71
4

16
11

13
7
7
7
6

76
1

9
15
12
15
4
7

9
4

402
11

90
59
83
31
31
63
34

580

57
98

113

79
16

129

58
30

473
15

106

70

96
38
38
70

40

656
1

66
113
125
94
20

136
67
34

(a) Comprende anche il Servizio "Archivi delle imprese".
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Tavola 17 segue - Situazione del personale di ruolo per Struttura di appartenenza e per livello al
31-12-1994

STRUTTURE
LIVELLI

1-3
LIVELLI

4-10 TOTALE

Direzione centrale gestione
delle risorse

- Direttore centrale

- segreteria

- personale

- ragioneria

- attivita pre-negoziali

- contratti

- economato, patrimonio e sicurezza

- biblioteca

35 442 477

1 1

3 15 18

8 108 116

6 51 57

5 24 29

4 28 ,. 32

5 198 203

3 18 21

Dipartimento diffusione
e banche dati 10

- dipartimento ditfusione e banche dati 1

- segreteria 1

- diffusione marketing e attivita promozionali 3

- attivita editoriale 3

- studi e progetti banche dati di diffusione 1

- centro diffusione e informazione statistica 1

92 102

1

6 7

24 27

43 46

1

19 20

Dipartimento contabilita nazionale
e analisi economica

- dipartimento contabilita nazionale

e analisi economica

- ufficio capo dipartimento

- offerta beni/servizi destinazione vendita

- domanda finale di beni/servizi

- distribuzione del reddito conti istituzionali

Dipartimento informatica

- dipartimento informatica

- ufficio capo dipartimento

- sviluppo delle applicazioni

- sistemi distribuiti reti comunicazione

- sistemi centralizzati acquisizione dati

TOTALE GENERALE

197

29

1

11

6

5

6

17

1

5

3

3

5

329

55

20

11

8

16

158

12

28

11

107

2.051

84

1

31

17

13

22

175
1

17

31

14

112

2.380
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~ Tavola 18 - Corsi di formazione per area. Anni 1993 e 1994 t-<
<o :J>-
CtJ -l

AREE CORSI PRESENZE GIORNATE COST[ ESTERN! Cal -l

'<
1993 1994 variaz. % 1993 1994 variaz. % 1993 1994 variaz. % 1993 1994 variaz. ()/i) :::J

:J>'
tn

r-
PERSONALE ISTAT tn

~
U;
0

Amministrativa gestionale 67 59 -11,9% 472 900 90)% 1.255 1.731 37,9% 196.443 277425 41,2% ~
(f)

tn
Informatica 100 120 20,0% 549 905 64,8% 2.668 4360 63,4% 156.420 347600 122,2% 0

47 34,3% 422 -40,9% 71.148
tn

Statistica 35 333 -21,1% 1.997 1.180 91.721 28,9% r
r

Lingue 31 233 4,004 139000
:J>
(f)

-l
:J>

Totale 202 257 27,2% 1.443 2.371 64,3% 5.920 11.275 90,5% 424.011 855.746 101,8%
j
(f)

-l
n
:J>
e
"Tj

PERSONALE NON ISTAT (h) "Tj

n
>r-

Amministrativa gestionale 5 210 420 tn

Statistica 6 10 66,7% 165 653 295,8% 449 2,976 562,8% 49.314 38040 -22,9%

Totale 11 10 -9,1% 375 653 74,1% 869 2.976 242,5% 49.314 38.040 -22,9%

Totale Generale 213 267 25,4% 1.818 3.024 66,3% 6.789 14.241 109,8% 473.325 893.786 88,8%

(a) Milioni eli lire
(h) Personale eli amministrazioni pubbliche che ha partecipato a corsi organizzati dalla Segreteria centrale del Sistan

CF.

~

$:'
::g
o
:';
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Tavola 19 - Principali aggregati dei risultati di gestione. Anni 1993 e 1994 (milioni di lire)

AGGREGATI

Previsioni di entrata

Previsioni di uscita

Differenza

Entrate accertate

Uscite impegnate

Avanzo (+) Disavanzo (-)

Residui attivi smaltiti

Residui passivi smaltiti

Riscossioni

Pagamenti

Differenza

Debiti al 31 dicembre

Crediti al 31 dicembre

Differenza

Avanzo di amministrazione

a) Buonuscita maturata dal personale

al 31 dicembre

b) Riserve finanziarie accantonate

Differenze

Indice di copertura b/a%

199

1993

299.823

318.378

-18.555

329.411

289.868

39.543

2.236

81.987

3~.626

324.159

4.467

171.561

6.558

165.003

115.025

106.371

51.353

55.018

48,3

1994

287.660

327.544

-39.884

276.121

284.082

-7.961

2.383

52.111

271.887

285.458

-13.571

162.243

10.791

151.452

115.005

118.302

34.092

84.210

28,8
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Tavola 20 - Gestione della competenza. Anni 1992-1994 (milioni di lire)

MODALITA ENTRATE USCITE

1992 1993 1991 1992 1993 1994

A - PARTE CORRENTE
- Statistiche correnti 206.374 211.085 210.254 205.816 214.385 198.221
- Censimenti e statistiche occasionali 186.462 4.714 5.570 184.467 7.455

B - CONTO CAPITALE
- Statistiche correnti 2 5 38 528 973 18.147
- Censimenti e statistiche occasionali 1.400

TOTALE (A+B) 392.838 215.804 215.862 392.211 215.358 223.823

Risultato di parte corrente
e conto capitale 7.961 627 446

Partite di giro e contabilita speciali 82.202 113.607 60.259 84.435 74.510 60.259

TOTALE GENERALE 475.040 329.411 276.121 476.646 289.868 284.082

Risultato di competenza 1.606 7.961 39.543

Tavola 21 - Conto di competenza e di cassa. Anno 1994 (milioni di lire)

ENTRATE USCITE
SETTORI

Assegnazioni Altre Totale Spcsc eli Altre Totale
statali entrate personate uscite

CONTO DI COMPETENZA

Statistiche correnti (parte corrente 203.000 7.292 210.292 137.149 79.219 216.368
e conto capitale) Valore 0/0 100,0 56,7 97,4 100,0 91,4 96,7

Censimenti e statistiche occasionali
(parte corrente e conto
capitale) 5.570 5.570 7.455 7.455

Valore 0/0 0,0 43,3 2,6 0,0 8,6 3,3

TOTALE 203.000 12.862 215.862 137.149 86.674 223.823
Valore % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CONTO DI CASSA

Statistiche correnti (parte corrente 203.000 8.171 211.171 133.890 63.624 197.514
e conto capitale) Valore 0/0 100,0 93,5 99,7 98,6 70,6 87,4

Censimenti e statistiche occasionali
(parte corrente e conto
capitale) 571 571 1.880 26.507 28.387

Valore 0/0 0,0 6,5 0,3 1,4 29,4 12,6

TOTALE 203.000 8.742 211.742 135.770 90.131 225.901
Valore % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Ls RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE

Tavola 22 - Conto di competenza (a). Anni 1985-94 (rnilioni di lire)

ENTRATE USCITE
(Riscossioni) (Pagamenti)

ANNI
Assegnazioni AItre Totale Spese di Altre Totale

statal! eritrate personale uscite

4~2+3 6 7~5+6

1985 107.245 2.441 109.686 74.312 36.496 110.808

1986 116.000 2.816 118.816 81.550 41.234 122.784

1987 125.280 2.946 128.226 83.419 45.162 128.581
1988 150.000 2.757 152.757 113.616 50.539 164.155
1989 156.000 4.573 160.573 113.512 47.874 161.386

1990 162.000 3.915 165.915 124.761 52.370 177.131

1991 198.388 5.734 204.122 147.258 60.316 207.574
1992 202.653 3.725 206.378 152.081 54.263 206.344

1993 203.000 8.Q90 211.090 152.542 62.116 214.658

1994 203.000 7.292 210.292 137.149 79.219 216.368

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

1985 97,8 2,2 100,0 67,1 32,9 100,0
1986 97,6 2,4 100,0 66,4 33,6 100,0
1987 97,7 2,3 100,0 64,9 35,1 100,0
1988 98,2 1,8 100,0 69,2 30,8 100,0
1989 97,2 2,8 100,0 70,3 29,7 100,0
1990 97,6 2,4 100,0 70,4 29,6 100,0
1991 97,2 2,8 100,0 70,9 29,1 100,0
1992 98,2 1,8 100,0 73,7 26,3 100,0
1993 96,2 3,8 100,0 71,1 28,9 100,0
1994 96,5 3,5 100,0 63,4 36,6 100,0

VARIAZIONI % SULL'ANNO PRECEDENTE

1986/85 8,2 15,4 8,3 9,7 13,0 10,8
1987/86 8,0 4,6 7,9 2,3 9,5 4,7
1988/87 19,7 -6,4 19,1 36,2 11,9 27,7
1989/88 4,0 65,9 5,1 -0,1 -5,3 -1,7
1990/89 3,8 -14,4 3,3 9,9 9,4 9,8
1991/90 22,5 46,5 23,0 18,0 15,2 17,2
1992/91 2,1 -35,0 1,1 3,3 -10,0 -0,6
1993/92 0,2 117,2 2,3 0,3 14,5 4,0
1994/93 0,0 -9,9 -9,9 -10,1 27,5 0,8

(a) II canto si riferisce aile statistiche correnti e comprende la parte corrente ed il canto capitale. Sana escluse Ie entrate e
Ie uscite relative ai censimenti, aile statistiche occasionali ed aile partite giro.
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Tavola 23 - Ripartizione delle entrate. Accertamenti. (Escluse Ie "Partite di giro e gestioni spe
ciali") - Anni 1993-1994 (milioni di lire)

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

PROVENIENZA DELLE ENTRATE 1993 1994 SUL TOTALE SU ALTRE ENTRATE

1993 1994 1993 1994

Assegnazione statale 203.000 203.000 94,1 94,0
- per Ie statistiche correnti 203.000 203.000 94,1 94,0
- per i censimenti

Altre entrate 12.804 12.862 5,9 6,0 100,0 100,0
- contratti attivi 8.258 8.972 3,8 4,2 64,5 69,8
- redditi e proventi patrimoniali 42 40 0,0 0,0 0,3 0,3
- vendita pubblicazioni 1.041 1.341 0,5 0,6 8,1 10,4
- fornitura dati statistici 683 1.198 0,3 0,6 5,3 9,3
- altre vendite 109 328 0,1 0,2 0,9 2,6
- recuperi vari 2.671 983 1,2 0,5 20,9 7,6

TOTALE 215.804 215.862 100,0 100,0

Tavola 24 - Analisi delle spese per grandi gruppi-impegni. Anni 1993-94 (milioni di lire)

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

GRUPPI DI SPESE 1993 1994 SUI, TOTALE SU
GENERAl.E ALTRE SPESE

1993 1994 1993 1994

Spese per statistiche correnti
Spese di personale 152.542 137.149 71,1 63,4
Spese di indennitd di buonuscita 17.283 8,0

Altre spese 62.116 61.936 28,9 28,6 100,0 100,0

Raccolta delle informazioni correnti 18.622 18.059 8,7 8,3 30,0 29,2
- Spese per la raccolta e revisione dati 16.873 16.794 7,9 7,8 27,2 27,1
- Spese per la stampa modelli 1.749 1.265 0,8 0,6 2,8 2,0

Noli di apparecchiature e acquisizione 10.834 11.281 5,0 5,2 17,4 18,2
di software
- Noli e manutenzione di macchine 6.320 6.653 2,9 3,1 10,2 10,7
- Acquisizione di software 3.767 3.513 1,8 1,6 6,1 5,7
- Spese elaborazioni esterne 747 1.115 0,3 0,5 1,2 1,8

Pubblicazioni 2.285 1.626 1,1 0,8 3,7 2,6

Spese generali d'ufficio 30.375 30.970 14,2 14,3 48,9 50,0

TOTALE 214.658 216.368 100,0 100,0

Spese per censimenti e indagini
Statistiche occasionali 700 7.455

TOTALE GENERALE 215.358 223.823
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L'ATTIVITA E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Tavola 26 - Allocazione delle risorse per area. Anni

AREE E FUNZION I

Area demografica e socio-ambientale
Area economica e della contabilita nazionale

A) Funzioni tecniche

Area di coordinamento tecnico e organizzativo
Area di coordinamento del SISTAN

B) Funzioni di coordinamento

Area amministrativa
Area informatica

Area diffusione
C) Funzioni di supporto

Totale A+B+C

Censimento Agricoltura

Censimento Popolazione e CIS
D) Totale Censimenti

In complesso

1993 e 1994 (milioni di lire)

SPESE (Cassa) COMPOSIZIONE %

1993 1994 1993 1994

36.665 40.790 19,1 20,8
60.565 59.603 31,5 30,4
97.230 100.393 50,6 51,3

12.664 17.519 6,6 8,9
19.315 21.443 10,1 10,9
31.979 38.962 16,7 19,9

30.284 29.398 15,8 15,0
21.867 17.690 11,4 9,0
10.696 9.403 5,6 4,8
62.847 56.491 32,7 28,8

192.056 195.846 100,0 100,0

2.757 2.019
54.310 28.036
57.067 30.055

249.123 225.901

Tavola 27 - A1locazione delle risorse per tipo di spesa. Pagamenti. Anni 1993 e 1994 (milioru di lire)

SERVIZ] ORVINARI CENSIMENTI ISTITUTO
TIPI DI SPESA

1993 1994 1993 1994 1995 1994

Personale 138.962 136.711 9.953 7.770 148.915 144.481
Informatica 10.195 10.050 8.573 5.059 18.768 15.109
Locali 14.162 13.187 5.418 3.374 19.580 16.561
Beni e Servizi 11.260 10.589 2.829 11.968 14.089 22.557
Raccolta dati 11.710 15.105 28.891 174 40.601 15.279
Collaborazioni 2.039 5.267 2.039 5.267
Stampa 2.564 3.321 1.396 1.710 3.960 5.031
Organi istituzionali 1.164 1.616 7 1.171 1.616

In complesso 192.056 195.846 57.067 30.055 249.123 225.901
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Tavola 28 - Ripartizione delle spese di personale per Uvello professionale. Anno 1994
(migliaia di lire)

COMPETENZE FISSE COMPETENZE ACCESSORIE (b) CONTRIBliTI. SOC. E ASSIST. MISSIONI
PERSONALE

LIVELLI (Numero Lordo senza Compenso Lordo senza Compcnso Importo Ccnfr. Importo Spesa me-
media) (a) oneri riflessi media oneri nflessi medio (Cap.28J media lordo dia lorda

2 4~3/2 6~5/2 7 8~7/2 9 IO~9/2

I 33 3.559.885 107.875 34.713 1.052 19.880 602 166.847 5.056
II 110 7.934.576 72.133 123.945 1.127 66.266 602 413.600 3.760
III 189 9.430.507 49.897 183.787 972 113.857 602 749.458 3.965
IV 263 10.874.688 41.349 2.390.748 9.090 158.436 602 169.372 644
V 194 6.675.460 34.410 1.430.031 7.371 116.869 602 102.994 531
VI 1.195 37.993.184 31.793 7.696.767 6.441 719.892 602 168.470 141
VII 246 6.870.204 27.928 1.370.806 5.572 148.195 602 27.056 110
VIII 76 1.979.472 26.046 442.431 5.821 45.784 602 3.246 43
IX 197 5.053.318 25.651 1.106.593 5.617 118.1677 602 2.706 14
X 10 214.880 21.488 45.600 4.560 6.025 603

TOTALE 2513 90.586.174 36.047 14.825.421 5.899 1.513.881 602 1.803.749 718

TOT. 1993 2.581 94.586.989 36.647 17.519.959 6.788 1.341.533 520 1.470.645 570

Ca) Personale di ruolo e non di ruolo,
Ch) Incentivazione, straordinario, indennita meccanografica, oneri e rischi, ed altre indennita analoghe.

Tavola 29 - Spese per incarichi di missione. Anno 1994 (migliaia di lire)

ITALIA ESTERO TOTALE

ATTIVITA Incarichi eli Irnp orto Costa Incarichi eli Importo Cos to Incarichi eli Importo Costo
mtssionc liquidate media missione liquidate media missione liquidate media

Attivita corrente 2.526 1.019.554 404 380 777.580 2.046 2.906 1.797.134 618
Censimenti 18 16.615 923 18 16.615 923

TOTALE 2544 1.036.169 407 380 m.580 2046 2924 1.813.749 620

Nota: Nell'importo liquidato sono compresi gli anticipi di missione.
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Tavola 30 - Elementi caratteristici delle missioni liquidate nel1993 e 1994

MODALITA 1993 1994 Variazione
percentuale

[ Interno 1.567 2.544 62,3
Incarichi di missione

(numero) Estero 160 380 137,5

[ Interno 4.704 6.891 46,5

Giornate di missione

(numero) Estero 732 1.493 104,0

[ Interno 905.456 1.036.169 14,4

Importo liquidato

Cmigliaia di lire) Estero 585.185 777.580 32,9

[ Interno 558 407 -27,0

Costo per incarico

(rnigliaia di lire) Estero 3.657 2.046 -44,1

[ Interno 3,00 2,71 -9,8

Durata media per incarico

(giorni) Estero 4,58 3,93 -14,1

[ Interno 192 150 -21,9

Costo medio giornaliero

(rnigliaia di lire) Estero 799 521 (a) -34,9

(a) II costa medio giornaliero e diminuito a seguito della introduzione della convenzione con la struttura
alberghiera.
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Tavola 31 - Spese di informatica. Pagamenti. Anni 1993 e 1994 (migliaia di lire)

ANNI APPARECCHIA- SOFTWARE REGISTRAZIONE TOTALE
ATTIVITA TURE INFOR- DATI

MATIGIE

Attivita corrente:

1993 7.025.015 2.522.972 648.108 10.196.095

1994 6.599.875 2.581.892 867.511 10.049.278
Censimenti:

1993 2.780.517 5.792.222 8.572.739

1994 1.485.413 885 3.572.356 5.058.654
In complesso:

1993 9.805.532 2.522.972 6.440.330 18.768.834

1994 8.085.288 2.582.777 4.439.867 15.107.932

Tavola 32 - Costo annuo dei servizi per mq. - Anni 1993 e 1994 (rnigliaia di lire)

INDICE
SERVIZI 1993 1994 1994 /1993

Fitti e manutenzione (a) 176 156 -11,4
Energia 30 32 6,7
Pulizia e vigilanza 55 55 0,0

(a) L'importo relativo al 1994 risulta essere inferiore a quel!o del!'anno precendente, sia per Ie minori spese di
manutenzione sostenute nel 1994, sia perche nel 1993 erano state pagate quote di fitti relativi agli anni 1992 e
1991.
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Tavoia 33 - Superfici disponibili per Ie sedi dell'Istat. Anno 1994

SUPERFICIE

IMMOBILI UTILIZZATI

1) AL CENTRO:

A) - Di proprieta 0 in uso gratuito:

Via C. Balbo, 16 (uso gratuito)

Viale Liegi, 11

Via Depretis, 74/b

TOTALE A

Lorcla
disponi

bile
in mg.

19.960

7.339

3.464

30.763

%

mq.

29,25

10,76

5,08

45,09

Casto
loca-
tivo

annuo
al mq.

B) In locazione:

Via Rava, 150 10.000 14,66 325.220

Via Depretis, 77 1.250 1,83 394.608

Via Tuscolana, 1788 10.900 15,98 180.650

Via Torino, 6 1.190 1,74 458.319

Via Gaeta, 4 1.761 2,58 571.712

Via Licoride, 29 4.000 5,86 95.698

Via Licoride, 35 2.800 4,10 69.470

TOTALE B 31.901 46,76 245.887

TOTALE AL CENTRO

2) ALLA PERIFERIA:

A) Di proprieta

B) In Iocazione

TOTALE ALLA PERIFERIA

TOTALE COMPLESSIVO

210

62.664

5.566

5.566

68.230

91,84

8,16

8,16

100,00

237.729

237.729
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Tavola 34 - Beni e servizr distribuiti per attivita corrente e censimenti. Anni 1993 e 1994
(migliaia di lire)

Anni Mobili e Beni di Trasporti e Posta e Altre spese
ATTIVITA macchine consumo asslcuraz. telefono

Attivita corrente:

1993 1.210.312 388.104 1.568.834 5.926.515 2.164.995

1994 1.165.596 456.885 1.304.481 6.167.683 1.495.407

Censimenti:

In complesso:

1993
1994

74.492
18.623

28.402

10.191

728.126

130.791

1.446.133 551.696
1.019.374 (a) 10.789.566

1993
1994

1.284.804

1.184.219
416.506

467.076

2.296.960

1.435.272

7.372.648

7.187.057

2.716.691

12.284.973

(a) Pagamento dei lavori e forniture per la realizzazione del progetto per la definizione delle basi territoriali per
il Censimento generale della popolazione.

Tavola 35 - Spese di stampa distribuite per attivita corrente e censimenti. Anni 1993 e 1994

MODELLI PUBBLICAZIONI

ATTIVITA

Attivita corrente:

Censimenti:

In complesso:
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Anni

1993
1994

1993
1994

1993
1994

Pagine
starnpate
(migliaia)

61.342

71.900

61.342

71.900

Spesa
(in migliaia

di lire)

841.660

1.179.924

38.591
224.974

880.251
1.404.898

Pagine
stampate
(migliaia)

104.955

93.356

53.246

95.635

158.201

188.991

Spesa
(in migliaia

di lire)

1.722.434
2.141.581

1.358.027
1.484.561

3.080.461
3.626.142
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Tavola 36 - Spese effettuate negli anni 1990-1994 per il Censimento generale dell'agricoltura
(milioni di lire)

ANN! TOTALE
YOCI Dl SPESA

1990 1991 1992 1993 1994 Importo 0/0

Spese al centro:
Organi consultivi 37 48 48 133 0,1
Stampa 126 1.820 624 1.395 137 4.102 3,3
Ufficio 99 1.470 750 44 2.363 1,9
Elaborazione dati 23 1.861 5.101 189 1.597 8.771 7,0
Personale 732 2.137 561 149 3.579 2,9
Basi territoriali 6.000 285 6.285 5,1

Spese alIa periferia:
Camere di Commercia 250 1.258 1.508 1,2
V.I.e. 500 3.113 3.613 2,9
Comuni e V.e.e. 9.659 40.712 26 50.397 40,5
Rilevatori 13.221 24.988 1.035 39.244 31,5
Elaborazione dati

TOTALE 24.647 77.407 14.145 1.777 2.019 119.995 96,4

Pubblicita 821 3.195 39 150 4.205 3,4
Investimenti 110 124 234 0,2

TOTALE 821 3.305 163 150 4.439 3,6

TOTALE GENERALE 25.468 80.712 14.308 1.927 2.019 124.434 100,0

Tavola 37 - Spese effettuate negli anni 1990-1994 per il Censimento generale della popolazione
e delle abitazioni e il Censimento generale dell'industria e servizi (milioni di lire)

ANNI TOTALE
YOCI DI SPESA

1990 1991 1992 1993 1994 Importo 0/0

Spese al centro:
Organi consultivi 2 45 162 7 216 0,1
Stampa 17 36 15.191 2 1.573 16.819 4,5
Ufficio 1 2.212 10.462 7.142 4.266 24.083 6,4
Elaborazione dati 112 16.917 8.384 3.461 28.874 7,7
Personale 8 1.096 6.339 5.337 1.880 14.660 3,9
Basi territoriali 10.591 881 286 10.504 22.262 6,0

Spese alIa periferia:
Camere di Commercia 5.500 137 2.970 8.607 2,3
Comuni e V.e.e. 73 40.500 22.036 18.357 4 80.970 21,7
Rilevatori 50.908 107.319 6.829 165.056 44,2
Elaborazione dati 1.087 735 170 1.992 0,5

TOTALE 101 111.000 180.531 50.049 21.858 363.539 97,3

Pubblicita 6.000 3.924 76 10.000 2,7
Investimenti 13 96 74 19 202 0,1

TOTALE 6.013 4.020 150 19 10.202 2,7

TOTALE GENERALE 101 117.013 184.551 50.199 21.877 373.741 100,0
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Tavola 38 - Stato di realizzazione dei programmi di spesa per i Censimenti generali. Anno 1993
(milioni di lire)

40 CENSIMENTO GENERALE 130 CENSIMENTO GEN, POPOLAZIONE
DELL'AGRICOLTURA E ABlTAZIONI E

7° CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZl
VOCI Dr SPESA

Programma Somme Disponi- Programma Totale Disponi-
finanz. spese bilita finanz. somme billta
iniziale residua iniziale spese residua

Spese al centro:

Organi consultivi 241 133 108 600 216 384
Stampa 4.506 4.102 404 30.000 16.819 13.181
Ufficio 2.369 2.363 6 31.500 24.083 7.417

Elaborazione dati 8.268 8.771 -503 30.000 28.874 1.126

Personale 4.324 3.579 745 24.100 14.660 9.440

Basi territoriali 8.000 6.285 1.715 25.000 22.262 2.738

Spese alia periferia:

Camere di Commercia 1.527 1.508 19 13.000 8.607 4.393
u.I.e. 3.647 3.613 34
Comuni e u.e.e. 50.632 50.397 235 81.000 80.970 30
Rilevatori 41.886 39.244 2.642 193.000 165.056 27.944
Elaborazione dati 4.000 1.992 2.008

TOTALE 125.400 119.995 5.405 432.200 363.539 68.661

Pubblicita 5.000 4.205 795 10.000 10.000
Investimenti 600 234 366 4.000 202 3.798

TOTALE 5.600 4.439 1.161 14.000 10.202 3.798

TOTALE GENERALE 131.000 124.434 6.566 446.200 373.741 72.459
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IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL
PERSONALE DIPENDENTE: LE PROBLEMATICHE AFFRONTATE

La materia, che per sua natura gia si presen
ta complessa sia per l'operatore del diritto sia
per il dipendente "addetto" alla trattazione
delle pratiche, e stata caratterizzata negli ulti
mi tempi da notevole turbolenza determina
ta sostanzialmente da due fattori:

1) la tardiva entrata in vigore dei dPR di re
cepimento degli accordi contrattuali per i
trienni 1985/1987 e 1988/1990 rispetto alle ri
spettive decorrenze: il dPR n. 568/87 che re
cepisce il primo accordo e entrato in vigore il
12.2.1987 mentre il dPR n. 171/91 e entrato in
vigore il 22.6.1991;

2) 10 stravolgimento dell'ordinamento del
personale che da una configurazione tipica
mente ministeriale si e riciclato in una confi
gurazione pili consona alla "missione"
dell'Istituto e del tutto nuova per l'ISTAT
stesso nonche, parzialmente, per tutti gli en
ti del comparto delle Istituzioni e degli enti di
ricerca;

3) le disposizioni relative al blocco del trat
tamento pensionistico di anzianita (vedi il
D.L. 28 settembre 1994 n. 553).

II primo fattore e strettamente connesso al
secondo ed entrambi hanno reso ardua l'ap
plicazione delle disposizioni contrattuali con
riferimento sia al personale in servizio sia a
quello gia in quiescenza.

Per quest'ultimo, in particolare, va ricordata la
notevole portata dell'ultimo contratto (dPR
n. 171/91) che, innovando rispetto alla prassi
normativa precedente, ha previsto l'estensione
dei benefici economici, con Ie stesse decorren
ze stabilite per il personale in servizio, al perso
nale gia cessato nel periodo di vigenza contrat
tuale e doe negli anni dal 1988 al 1990.

La disposizione, apprezzabile per la fina
Iita perseguita, ha comportato la revisione di
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n. 452 posizioni individuali, che si sono all'at
to pratico duplicate, in quanto il ricalcolo,
con l'approntamento di una nuova documen
tazione, ha riguardato individualmente sia il
trattamento provvisorio di pensione presso
la Direzione Provinciale del Tesoro sia quello
definitivo presso l'INPDAP.

Nel contempo, l'applicazione retroattiva
dei benefici economici ha comportato anche
la riliquidazione di 258 buonuscite per il per
sonale cessato dal servizio dopo le date di de
correnza dei benefici, rna prima dell'entrata
in vigore del contratto.

Si e trattato, pertanto, di espletare un nume
ro molto elevato e complesso di pratiche.

Al riguardo, va sottolineato che il lavoro e
stato sufficientemente agevole per quanto
concerne le buonuscite, in quanto e stato
supportato da una soddisfacente informatiz
zazione delle procedure, mentre ha potuto
usufruire di tale ausilio in maniera del tutto
marginale nel campo pensionistico, caratte
rizzato dalla cornplessita delle certificazioni
richieste dall'ente previdenziale.

Tuttavia anche in questa direzione si sta
procedendo verso una elevata informatizza
zione, con il contributo di un apposito grup
po di lavoro costituito all'interno del Servizio
Personale, che ha provveduto a creare gli ar
chivi di base per l'acquisizione delle numero
se notizie e tabelle necessarie per ottenere il
calcolo automatico delle pensioni e per l'ap
prontamento delle certificazioni correlate.

II terzo fattore di turbolenza e da ascrivere,
come si e detto, agli interventi del legislatore
che hanno indotto l'ufficio ad operare con
immediatezza e ternpestivita, per evitare che
si producessero situazioni irregolari e co
munque dannose per i dipendenti che aveva-
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no presentato istanze di dimissioni dal servi
zio, non accettate alla data del blocco delle
pensioni di anzianita,

II tutto e stato tradotto in provvedimenti
formali ed ha comportato frequenti contatti,
per chiarimenti e soluzioni di quesiti, tanto
con gli organi di vigilanza quanta con l'Istituto
di previdenza.

Per dare una dimensione del problema, si
evidenzia che sono stati n. 115 i dipendenti
che, pur avendo prodotto istanza di dimis
sioni, sono incorsi nel blocco stabilito dal
D.L.vo 28 settembre 1994 n. 553, e che sono
stati tempestivamente contattati per accer
tame l'eventuale conferma della volonta di
cessare dal servizio dalle date di scagliona
mento del trattamento pensionistico previ
ste dal Decreto Legge citato e confermate dal
la Legge finanziaria 1995.

In pratica detti dipendenti, ferma restando
l'attuale normativa, cesseranno, a seconda

dello scaglione di anzianita di appartenenza,
alla data dell 0 luglio 1995, 10 gennaio 1996 e
10 gennaio 1997.

Nel 1994 sono anche cessati n. 161 di
pendenti di ruolo, di cui 25 nei primi tre li
velli e 136 nei restanti, per i quali sono state
ovviamente predisposte tempestivamente
le certificazioni pensionistiche e liquidate le
inderinita di fine rapporto.

Infine, nella prospettiva del riordina
mento delle pensioni di anzianita, si ritiene
utile evidenziare, per il personale in forza
alla data del 31.12.1994, l'anzianita maturata
a tale data sia in termini di servizio effettivo,
sia in termini di servizio utile (anzianita ef
fettiva e servizi ricongiunti 0 riscattati); il
secondo prospetto risulta, in effetti, pili in
teressante, in quanto se ne possono trarre
pili realistiche indicazioni sulle probabili
cessazioni anticipate rispetto al limite di
eta.

Tavola 1

S.LA. - Personate ANZIANlTA. CONTRIBUTlVA PER PROFILO

Profilo Livello da 37 in poi da 31 a 36 da 16 a 30 da 0 a IS Totale

ricercatore I-II-III 6 13 71 89 179

tecnologo I-II-III 13 59 33 39 144

dirigente I-II-III 2 3 1 0 6

c.t.e.r. IV - V - VI 23 282 520 433 1.258

funz. amm.ne IV - V 0 0 10 1 11

collab. amm.ne VI - VII 5 17 18 16 56

operatore amm.ne VII - VIII - IX 1 8 3 74 86

operatore tecnico VI - VII - VIII 20 91 101 24 236

a. t. s. VI - VII 1 17 129 81 228

ausiliario tecnico VIII - IX - X 10 29 74 53 166

ausiliario amm.ne IX - X 0 0 0 10 10

Totale 81 519 960 820 2.380
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Tavola 2
S.LA. - Pcrsonale ANZIANITA CONTRIBlITIVA PER CLASSI DI ETA

Eta da 37 in poi cia 31 a 36 da 16 a 30 cia 0 a 15 Totale

FINO A 30 ANNI 0 0 0 72 72
DA 31 A 35 ANNI 0 0 1 241 242
DA 36 A 40 ANNI 0 0 68 306 374
DA 41 A 45 ANNI 0 0 256 123 379
DA 46 A 50 ANNI 0 16 362 50 428
DA 51 A 55 AI\'NI 2 206 211 20 439
DA 56 A 60 ANNI 32 247 50 9 338
DA 61 ANNI IN POI 47 50 11 0 108

Totale 82 518 959 821 2.380

FINO A 25 ANNI 0 0 0 4 4
DA 26 A 30 ANNI 0 0 0 68 68

Tavola 3
S.LA. - Personale ANZIANITA CONTRIBUTIVA PER ETA E ANZIANITA

Eta cia 37 in poi cia 31 a 36 cia 16 a 30 fino a 15 Totale Eta

66 0 0 0 1 66
65 5 1 0 0 6 65
64 9 5 5 0 19 64
63 9 10 1 0 20 63
62 16 12 3 0 31 62
61 7 22 2 0 31 61
60 9 25 2 1 37 60
59 7 33 6 3 49 59
58 8 40 10 1 59 58
57 4 64 17 3 88 57
56 4 85 15 1 105 56
55 2 64 19 4 89 55
54 0 68 36 2 106 54
53 0 53 48 1 102 53
52 0 11 58 6 75 52
51 0 10 50 7 67 51
50 0 5 63 6 74 50
49 0 7 61 7 75 49
48 0 3 70 12 85 48
47 0 0 76 11 87 47
46 0 1 92 14 107 46
45 0 0 86 14 100 45
44 0 0 45 22 67 44
43 0 0 47 21 68 43
42 0 0 47 30 77 42
41 0 0 31 36 67 41
40 0 0 26 40 66 40
39 0 0 15 48 63 39
38 0 0 11 65 76 38
37 0 0 11 67 78 37
36 0 0 5 86 91 36
35 0 0 1 63 64 35
34 0 0 0 55 55 34
33 0 0 0 60 60 33
32 0 0 0 36 36 32
31 0 0 0 27 27 31
30 0 0 0 26 26 30
29 0 0 0 16 16 29
28 0 0 0 12 12 28
27 0 0 0 11 11 27
26 0 0 0 3 3 26
25 0 0 0 4 4 25
Totale 82 518 959 821 2.380 Totale

Eta da 37 in poi da 31 a 36 da 16 a 30 fino a 15 totale Eta

anzianitii contributiva per eta e anzranlta
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IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO
AMMINISTRATIVO - CONTABILE (SIAC)

Dal 10 gennaio 1995, dopo circa un anna di
preparazione, l'Istituto ha dato via libera
all'adozione, per i propri uffici amministrativi,
del nuovo "Sistema Informativo Contabile
Amministrativo" SIAC che sostituisce il prece
dente sistema di contabilita "SIA" (Sistema
Informativo Amministrativo) non pili idoneo a
seguire i mutamenti economico-contabili che
la gestione dell'Ente ha avuto con l'entrata in vi
gore del D. L.vo 322/89. 11 cambiamento e sta
to determinato anche dalle nuove esigenze di
maggiore analisi dei fatti amministrativi matura
te negli ultimi anni, soprattutto come conse
guenza dei principi di chiarezza, efficienza, ef
ficacia, tempestivita, responsabilita dei risultati
enunciati dalla Legge 241/90 e dal D.L.vo 29/93.

11 nuovo Sistema e stato elaborato in casa
Istat a cura di una unita informatica costituita
ad hoc che ha provveduto a tradurre in lin
guaggio NATURAL, residente in Istat, un
preesistente schema di sistema contabile in
linguaggio COBOL gia adottato in un Ente
pubblico privatizzato, adeguandolo alle esi
genze dell'Istat.

Questa procedura di adeguamento proce
duraIe e di traduzione informatica in ambien
te ADABAS/NATURAL ha permesso di
utilizzare molte basi procedurali esistenti nel
la precedente contabilita SIA dell'Istat, che
operava nel medesimo ambiente.

11 SIAC, rispetto al precedente sistema
contabile (SIA), possiede una migliore impo
stazione tecnica, una maggiore sernplicita
delle procedure, molto comprensibili per gli
utenti e tre grosse novita aggiuntive: la gestio
ne della "contabilita generale", la gestione
della "contabilita LV.A." e l'archivio anagrafi
co, fiscale, dei clienti/fornitori.
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11 SIAC nella sua struttura operativa integra
le si compone di quattro moduli principali
che formano l'ossatura portante di tutto il si
stema. Essi sono:

a) 11 modulo di Contabilita finanziaria che
prevede la gestione delle seguenti funzioni:

Bilancio di previsione (e Rendiconto);
Atti di impegno e di accertamento;
Mandati e reversali;
Movimenti contabili.
b) II modulo Contabilita generale che per

mette la determinazione delle seguenti situa
zioni:

Stato patrimoniale;
Conto economico;
Analisi economiche per centri di costo.
c) 11 modulo Contabilita LV.A. che rispon

de alle esigenze di analisi delle transazioni
commerciali condotte dall'Istat sia per studi e
statistiche amministrative, sia per fini di natu
ra fiscale connessi alla commercializzazione
dei prodotti statistici mediante la:

Registrazione delle fatture per acquisti;
Registrazione delle fatture per vendite.
d) II modulo Contabilita Clienti/Fornitori

che permette di avere sempre aggiornato
l'archivio dei Clienti e dei fornitori con:

La scheda anagrafica CLI/FOR;
II partitario e scadenzario.
A questi quattro moduli principali se ne af

fiancano altri due di natura funzionale: gestione
tabelle ed elaborazioni batch che permettono
una migliore utilizzazione delle funzioni base.

L'accesso alle varie funzioni e quello tipico
gia in uso con il precedente sistema "SIA",
cia avviene utilizzando schermate a vari livel
li, da cui si selezionano via via le funzioni da
utilizzare.
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E da notare, comunque, la costante ricerca
di miglioramenti operativi per rendere otti
male l'utilizzo del Sistema, basata soprattutto
sull'esperienza quotidiana degli operatori
nell'utilizzo delle procedure.

II nuovo sistema amministrativo-contabile
rappresenta una profonda innovazione so
stanziale nella continuita del presente sistema
informativo.

Infatti, il SIAC gestisce oltre alla contabi
lita finanziaria pubblica gia operante (Bilan
cio, Preventivo di competenza e di cassa, Bi
lancio Consuntivo, gestione dei Residui), an
che quella di tipo "civilistica" propria di ogni
impresa economica privata (stato patrimo
niale e conto economico) e cio, sia in
ottemperanza della normativa pili recente in
materia di contabilita pubblica per la gestio
ne dei programmi 0 progetti di spesa, sia
per la individuazione di standards quantitati
vi e qualitativi per la gestione e il controllo
interno.

Porche i due sistemi contabili suddetti:
- a) pubblico per seguire la gestione finan
ziaria; b) privato per l'analisi dei costi e il
controllo di gestione - risultano alquanto di
versi nelle finalita e nei metodi di rilevazio
ne, e uso comune negli Enti pubblici tenere
di solito, due contabilita con conseguente
necessita di una doppia rilevazione dei dati
e possibilita di disallineamento delle infor
mazioni di base.

Infatti, la procedura di contabilita finanzia
ria contabilizza i fenomeni che producono
variazioni nell'ambito dei mezzi di pagamen
to e rileva gli accertamenti e impegni, le ri
scossioni e i pagamenti, rna non registra bene
Ie rilevazioni contabili quantitative delle risor
se acquisite 0 vendute risultanti dalle fatture
attive e passive effettivamente emesse e rice
vute.

Tutto cio comportava, per le spese, una
non corretta imputazione nei "centri di co-
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sto", in quanto il costo rilevato attraverso gli
impegni e nelle successive fasi di spesa non
risultava tecnicamente centrato per costruire
analisi corrette dei costi dei beni acquisiti.

Infatti, il conto patrimoniale e quello eco
nomico non venivano elaborati direttamente
dalle scritture finanziarie rna risultavano da
scritture extra-contabili.

II nuovo sistema si propone di soddisfare
l'esigenza fondamentale di creare un sistema
contabile unico ed integrato tale da com
prendere la contabilita finanziaria, quella di ti
po civilistica (patrimoniale ed economica) e
quella analitica per centri di costo.

Questo viene realizzato mediante il collega
mento tra contabilita interna alimentata da at
ti interni (delibere, mandati, reversali etc.)
emessi dagli organismi interni a cio preposti
e la contabilita generale, attivita esterna, ali
mentata cioe da atti provenienti dall'esterno
(fatture di vendita e di acquisto, note bancarie
e simili),

In definitiva e stata inserita nel sistema la
nuova fase: della fatturazione tramite la regi
strazione delle fatture attive emesse e di
quelle passive pervenute attribuendo alla fat
tura il valore di elemento ponte mancante.

La continuita del nuovo sistema rispetto al
precedente e assicurata dal fatto che e stato
realizzato in ambiente ADABAS/NATURAL
per mantenere uno stretto legame con gli al
tri sistemi amministrativi, in vista delloro col
legamento con il SIAC stesso, rendendo fatti
bile il mantenimento delle stesse modalita di
accesso del vecchio sistema; cioe 10 stesso
criterio di navigazione utente.

E da sottolineare che il SIAC dispone di un
ambiente operativo flessibile e per cio adat
tabile ai mutamenti che dovessero interveni
re nel breve periodo, soprattutto in relazio
ne al nuovo regolamento di amministrazione
e contabilita, e quindi al nuovo schema di Bi
lancio ed alla nuova classificazione delle en-
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trate e delle spese anche per quanto riguarda
la rappresentazione dei prospetti di sintesi e
le nuove esigenze aziendali che necessitano
di nuovi strumenti contabili di rilevamento
dei fatti gestionali.

Cia potra essere realizzato anche grazie al
collegamento in rete tra il sistema di elabora
zione centrale ed i vari P.e. disponibili, tra
mite schede di emulazione che consentono
successive e pili profonde elaborazioni dei
fatti amministrativi e contabili.

Un ultimo aspetto da sottolineare e l'avve
nuta assegnazione aIle varie contabilita
dell'autonomia temporale necessaria affinche
alcune transazioni della contabilita finanziaria,
che richiedono tempi lunghi per le autorizza
zioni necessarie, non interferiscano con la
contabilita generale, i cui tempi di riferimen
to sono pili brevi (scadenze Iva e fiscali,
registrazioni ne1libro giornale etc.).

Viene pertanto realizzata una contabilita
integrata, ma a moduli separati, con rilevazio
ni definitive in un modulo e provvisorie
nell'altro, fino al completamento dell'iter
mancante.

C'e pure da osservare che la contabilita fi
nanziaria, se pure gia presente, e stata poten
ziata ed integrata mediante il collegamento
tra i vari servizi amrninistrativi e contabili
dell'Istituto (Ragioneria, Servizio attivita pre
negoziali, Servizio contratti, Uffici commer-
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ciali, Data-shop, Uffici regionali, Economato,
etc.), consentendo ai vari uffici preposti di
immettere dati in tempo reale, che sono COS!

disponibili a tutti i fruitori del sistema.
La contabilita finanziaria e stata pure po

tenziata tramite l'inserimento nel Bilancio fi
nanziario di sottoconti che raggruppano i fat
ti aziendali per linee di attivita e consentono
quindi di gestire le entrate e Ie spese per pro
getti e per specifiche convenzioni 0 contrat
ti stipulati tra l'Istituto ed altri Enti.

Un ulteriore beneficio prodotto dal nuovo
sistema e rappresentato dall'emissione diret
ta dei mandati di pagamento e delle reversali
di incasso, che snellisce materialmente i tem
pi di pagamento e di riscossione e offre la
possibilita di effettuare tutte le elaborazioni e
Ie scritture contabili on line direttamente
presso le singole unita operative.

In breve, per chiarire la differenziazione
delle funzioni del nuovo sistema contabile ri
spetto al vecchio, occorre dire che mentre il
precedente sistema assolveva ai compiti di
seguire le procedure finanziarie della gestio
ne secondo le regole della contabilita pubbli
ca, il nuovo sistema conserva quelle funzioni
base e sviluppa in maniera sistematica altre
funzioni di analisi gestionale, recentemente
invocate 0 richiamate soprattutto dall'art. 23
del D.L.vo 322/89, dall'art. 23 del dPR 171/91 e
dal D.L.vo 29/93.
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VALUTAZIONE DEI COSTI DELL'ATTIVITA DELL'ISTAT:
ASPETTI METODOLOGICI E PRIMI RISULTATI

1 - II budget per centri
di responsabtlita

Dagli inizi degli anni '80 e stata introdotta
la pianificazione nell'Istituto. Uno dei suoi
aspetti fondamentali, ai fini del raggiungi
mento degli obiettivi previsti nell' anno, e
l'approntamento del piano operativo an
nuale, che trova la sua interpretazione eco
nomica nel calcolo del budget dell'Istituto e
nella sua ripartizione tra i centri di responsa
bilita (c.d.r.), in cui risulta suddivisa la strut
tura organizzativa dell'Istat (servizi/unita
operative).

II centro di responsabilita e identificato
da:
- un responsabile (il dirigente il centro);
- uno spazio fisico-geografico (sede);
- risorse proprie (personale, attrezzature

informatiche, etc.),
- obiettivi per l'anno di riferimento.

La stesura del budget avviene "a cascara", si
calcola prima il budget complessivo dell'Isti
tuto, poi questa viene ripartito tra c.d.r. ed in
fine tra i loro obiettivi.

2 - II budget per attivita

Nel 1994, per la prima volta, e stata adotta
ta anche una diversa metodologia di calcolo,
che tiene conto delle pili importanti attivita
istituzionali dell'Istituto: i lavori statistici, ri
partiti in studi progettuali, rilevazioni ed ela
borazioni, ciascuno dei quali costituisce un
prodotto dell'Istat.

I lavori statistici sono istituzionalmente as
segnati ai c.d.r. dell'area della produzione
(c.d.r. produttivi).
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3 - I costi

La metodologia adottata e stata finalizzata
all'individuazione dei costi sostenuti dall'Istat
nell'arco di un anna per realizzare le attivita
sopraindicate. Non si ottiene, pertanto, il co
sto del lavoro statistico nel suo complesso,
rna soltanto il costa sostenuto per la sua rea
lizzazione nell'anno di riferimento. Dalla
somma dei costi dei lavori di un c.d.r. si puo
risalire al suo budgetcomplessivo.

I costi, provenienti dal bilancio di previ
sione di spesa, si distinguono in:
- costi interni
- costi ausiliari
- costi generali

I costi interni, a lora volta, si suddividono in
diretti e parametrici. I primi sono i costi diretta
mente attribuiti ai lavori; i secondi sono quelli
che vengono loro associati mediante specifici
parametri, determinati secondo la voce di spesa.

I costi ausiliari comprendono le spese so
stenute dalle strutture di supporto: uffici re
gionali, settore informatico e diffusione.

I costi generali comprendono le spese dei
servizi che, pur non svolgendo attivita diretta
o di supporto del processo produttivo dei la
vori statistici, contribuiscono indirettamente
alla loro realizzazione.

La tavola 1 riporta la descrizione dei servizi
dell'Istituto che, al 10 gennaio 1994, operava
no nell'area tecnico-statistica ed erano quindi
considerati produttivi.

3.1 - Costi interni

I costi interni, come detto prima, si ripar
tiscono in diretti e parametrici.
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Nei costi diretti confluiscono le spese di:
- personale
- modelli di rilevazione
- raccolta dati
- registrazione dei dati presso ditte esterne
- missioni.

I costi diretti vengono imputati, con suffi
ciente precisione, ad uno specifico lavoro
statistico.

Nei costi parametrici confluiscono le spe
se di:
- cancelleria e prestazioni di servizi
- mantenimento locali
- spese telefoniche
- spese postali
- moduli
- energie varie
- acquisti e noli.

I costi interni parametrici risultano di diffi
cile imputazione diretta ad uno specifico lavo
ro statistico; e pertanto necessario ripartire il
loro amrnontare sui singoli lavori mediante un
mirato proporzionamento. I criteri metodo
logici, adottati per la determinazione dei costi
e dei parametri, sono evidenziati nella tavola 2.

Nell'ambito dei costi interni sono com
presi i costi delle altre attiuitd sostenuti dai
servizi produttivi. Si tratta di quelle attivita
non direttamente imputabili ai lavori statisti
ci, rna senza le quali questi ultimi non potreb
bero essere effettuati, come le attivita di
coordinamento, di segreteria, di pratiche am
ministrative, etc..

Nei costi delle altre attiuita vanno imputa
te le spese di tutte le risorse, umane e tecno
logiche, non direttamente impegnate nel la
voro statistico.

Una volta determinati i costi delle altre at
tiuita, e necessario ripartire la spesa totale tra
le rilevazioni, Ie elaborazioni e gli studi pro
gettuali, poiche il budget che si intende de
terminare e per lavoro statistico e quindi ad
esso debbono essere attribuiti tutti i costi.
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La ripartizione e proporzionata ai costi di
retti, che rappresentano un indice dell'impie
go delle risorse utilizzate per illavoro statistico.

3.2 - Costi ausiliari

Sono i costi provenienti dalle strutture di
supporto, che vengono imputati ai lavori sta
tistici dei c.d.r. fruitori (tav. 2). In particolare:
dagli uffici periferici, provengono i costi di
missioni e registrazione dei dati; dal settore
informatico, i costi di registrazione dei dati,
cpu, spazio disco; dalla diffusione i costi di
pubblicazioni interne ed esterne specifiche.

I costi ausiliari sono costituiti dai:
- costi diretti delle specifiche attivita (es,

costa per una giornata di missione);
- costi interni delle risorse impegnate su

quell'attivita.

3.3 - Costi generali

I costi generali comprendono:
- le spese provenienti dai servizi che non

svolgono attivita diretta 0 di supporto alla
realizzazione dei lavori statistici, rna che vi
contribuiscono seppure indirettamente;

- le spese di formazione del personale;
- le spese delle pubblicazioni esterne non

specifiche,
- le spese di fotocomposizione.
Per la ripartizione dei costi generali si e adot
tata la stessa metodologia dei costi interni del
le altre attiuita.

3.4 - Costi totali

II costa totale del singolo lavoro e dato dal
la somma tra i costi interni ed i costi ausiliari e
generali ad esso attribuito.
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La somma dei costi totali di tutti i lavori as
segnati ad un c.d.r. costituisce il budget del
c.d.r. stesso.

E possibile determinare il budgetdell'inte
ro Istituto, sommando i budget totali di tutte
le strutture produttive (tav. 3).

4 - Primi risultati

Mediante il controllo di gestione, e possi
bile accertare se l'ente stia operando in mo
do adeguato per il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti in sede di pianificazione. Per
tale motivo la formazione del budget e la sua
verifica a posteriori, per mezzo del confron
to con i risultati effettivi, rivestono un ruolo
estremamente importante nella gestione di
ogni struttura organizzativa. Con la metodo
logia adottata il controllo puo essere esercita
to a livello di singolo lavoro, di servizio e di
istituto nel complesso.

Per quanto concerne il budget 1994 per at
tivita, la tavola 3 evidenzia la composizione
dei costi a livello di servizio.

Dalla tavola 4 risulta che i costi dei servi
zi tecnico-statistici costituiscono il 42,9%
dei costi totali, i costi ausiliari il 10,4%, i co
sti generali il 46,7%; la spesa di personale
rappresenta il 67,5% del totale dei costi in
terni, la spesa di informatica il 69,7% dei
costi ausiliari.

Le tavole 5, 6 e 7 evidenziano la distribuzio
ne dei lavori statistici per tipologia, numero e
classi di costo.

I 119 studi progettuali hanno un costa
complessivo di 11,2 miliardi di lire ed un co
sto medio, per progetto, di 94,3 milioni di li
re (tav. 5); le 229 rileuazioni un costa com
plessivo di 94,6 miliardi ed un costa medio di
413,1 milioni (tav. 6); le 77 elaborazioni un
costa complessivo di 6,4 miliardi ed un costa
medio di 83,2 milioni di lire (tav. 7).

Come si puo notare, le rileuazioni hanno,
fra le tipologie dei lavori statistici, il costa me
dio pili elevato, determinato per 10 pili dai
costi diretti su cui gravano le spese per la
stampa dei modelli, la raccolta e la registra
zione dei dati, nonche dall'incidenza delle
spese dell'informatica sui costi ausiliari.

Tavola 1 - Servizi operanti nell'area tecnico-statistica nell'anno 1994
Sigla Descrizione

AGR Servizio indagini sull'agricoltura, foreste e pesca
ARC Servizio archivi delle imprese
CDS Coordinamento area demo-sociale
CEl Servizio conti economici delle imprese e degli enti pubblici
COE Servizio commercio con l'estero
CEN Servizio censimenti della popolazione, dell' industria e dei servizi
DEM Servizio dinamica demografica
FAM Servizio indagini sulle famiglie
GIU Servizio indagini sulla giustizia
lLR Servizio attivita industriali, lavoro, retribuzioni e ricerca scientifica
PFC Servizio indagini sui processi formativi e attivita culturali
PRE Servizio prezzi
RAD Servizio ricerche ambientali e demografiche
RPR Studi e ricerche sui prezzi
RSO Servizio ricerche sociali
RSP Studi e ricerche sui settori produttivi
SAN Servizio indagini sulla sanita
TER Servizio attivita terziarie
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Tavola 2 - Criteri metodologici per la determinazione dei parametri e dei costi

n. giornate ispez. servizio costa medio a giornata
(si ripete l'operazione per tutti i
18 servizi considerati)

Voce eli spesa

Personale

Modelli

Raccolta dati

Registrazione esterna

Missioni sede centrale

Cancelleria e prestaz.
di servizi

Mantenimento locali

Spese telefoniche

Spese postaIi

Moduli

Energie

Acquisti e noli

Paramctro

80% distrib. relativa
raccolta dati del servizio
20% distrib. relativa costi
diretti del servizio

mq. servizio / persona

distribuzione relativa costi
diretti del servizio

distrib. relativa servizio pag.
stamp. modelli

distribuzione relativa
costi diretti del servizio

mq. servizio / persona

distribuzione relativa
costi diretti del servizio

Unita eli misura

n. giornate

n. pagine

n. caratteri

n. giornate

n. giornate / 360

n. apparecchi servizio
(18 servizi considerati)

n. spedizioni servizio
(18 servizi considerati)

n. fogli servizio
(18 servizi considerati)

n. giornate / 360

n. PC e terminali servizio
n. fotocopiatrici servizio
n. video tastiere servizio
(18 servizi considerati)

Costo

costo medio a giornata

costa medio a pagina

costa sostenuto per indagine

costa medio a carattere

costa medio a giornata

costa medio a mq.

costo medio ad apparecchio

costo medio a spedizione

costo medio a Foglio

costo medio a mq.

costo medio
costo medio
costo medio

Altre attivita

Missioni uffici regionali

distribuzione relativa
costi diretti del servizio

80% distrib. relativa
raccolta dati del servizio
20% distrib. relativa costi
diretti del servizio

totale costo altre attivita
servizio (18 servizi
considerati)

n. giornate ispez. servizro costo medio a giornata
(si ripete l'operazione per tutti i
18 servizi considerati)

Registrazione
uffici regionali

Centro di registrazione

Statement

CPU

Spazio disco

Pubblicazioni esterne

Pubblicazioni interne

Costi generali
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distribuzione relativa
n. giornate del servizio

distribuzione relativa
n. giornate. del servizio

distribuzione relativa dati
pubblicati per servizio

distribuzione relativa dati
pubblicati per servizio

distribuzione relativa
costi diretti del servizio

n. caratteri

n. caratteri

n. linee di programma

n. secondi servizio
(18 servizi considerati)

n. Mbyte servizio
(18 servizi considerati)

n. pagine del servizio

n. pagine del servizio

costo medio a carattere

costo medio a carattere

costo medio a linea

costo medio a secondo

costo medio a Mbyte

costo medio a pagina

costo medio a pagina

costi generali del servizio
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Tavola 3 - Struttura dei costi dell'Istat. Anno 1994 (importi in migliaia di lire).

Servizio Cost!

Interni Ausiliari Generali Torah

AGR 10.416.700 1.271.666 11.361.557 23.049.923
ARC 1.960.482 1.126.452 2.138.310 5.225.244
CDS 439.058 88.642 478.883 1.006.583
CEl 6.226.548 817.345 6.791.333 13.835.226
CEN 9.828.150 5.199.036 10.719.622 25.746.808
COE 8.702.704 1.478.799 9.492.091 19.673.594
DEM 4.124.442 6.250.342 4.498.554 14.873.338
FAM 19.731.998 1.719.085 21.521.809 42.972.892
GIU 4.480.389 361.173 4.886.787 9.728.349
ILR 7.966.286 1.824.808 8.688.876 18.479.970
PFC 2.484.262 671.364 2.709.600 5.865.226
PRE 4.359.478 94.411 4.754.909 9.208.798
RAD 1.032.542 19.145 1.126.200 2.177.887
RPR 807.316 18.603 880.545 1.706.464
RSO 1.855.675 39.810 2.023.996 3.919.481
RSP 941.248 244.476 1.026.624 2.212.348
SAN 1.752.952 674.858 1.911.955 4.339.765
TER 5.894.926 722.289 6.429.631 13.046.846

Totale 93.005.156 22.622.304 101.441.282 217.068.742

Tavola 4 - Budget per voce di spesa. Anno 1994 (importi in migliaia di lire e composizioni percentuali)

Cosu

Vaei di spesa Valori percentuali

Importi su tot ale su spese
budget aggregate

Interne 93.005.154 42,9 100,0

Personale 62.757.296 28,9 67,5
Modelli di rilevazione 708.811 0,3 0,8
Raccolta dati 17.585.000 8,1 18,9
Registrazioni esterne 2.394.218 1,1 2,5
Missioni 550.250 0,3 0,6
Costi parametrici 9.009.579 4,2 9,7

Ausiliarie 22.622.304 10,4 100,0
Uffici regionali 4.862.129 2,2 21,5
Informatica 15.763.616 7,3 69,7
Diffusione 1.996.560 0,9 8,8

Generali 101.441.284 46,7 100,0
Costi generali 101.441.284 46,7 100,0

Budget 217.068.743 100,00
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Tavola 5 - Distribuzione degli studi progettuali per classi di costo (importi in migliaia di lire)

Ctassi di costo Studi progettuali Compo % Costo fotale Costo medic
1 2 3 4 5

0- 25.000 54 45,4 698.415 12.934

25.001- 50.000 18 15,1 616.066 34.226

50.001- 75.000 10 8,4 595.736 59.574

75.001 - 100.000 13 10,9 1.122.539 86.349

oltre 100.000 24 20,2 8.185.131 341.047

Totale 119 100,0 11.217.887 94.268

Tavola 6 - Distribuzione delle rilevazioni per classi di costo (importi in migliaia di lire)

Classi di costo Rileuaziant Compo % Costo totale Casto media
1 2 3 4 5

0- 50.000 70 30,6 1.748.910 24.984

50.001- 100.000 37 16,2 2.730.377 73.794

100.001- 500.000 76 33,2 17.062.030 224.500

500.001 - 1.000.000 27 11,8 19.731.329 730.790

oltre 1.000.000 19 8,3 53.324.774 2.806.576

Totale 229 100,0 94.597.420 413.089

Tavola 7 - Distribuzione delle elaborazioni per classi di costo (importi in migliaia di lire)

Classi di costo Haboraztont Compo % Costo tot ale Costo media
1 2 3 4 5

0- 25.000 41 53,2 381.310 9.300

25.001- 50.000 11 14,3 438.116 39.829

50.001- 75.000 5 6,5 333.748 66.750

75.001 - 100.000 4 5,2 375.971 93.993

oltre 100.000 16 20,8 4.880.419 305.026

Totale 77 100,0 6.409.564 83.241
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I NUOVI COMPITI
DEGLI UFFICI REGIONALI DELL'ISTAT

La struttura periferica dell'Istat fu creata,
nel corso di alcuni anni, a partire dal 1968.

Inizialmente, gli uffici regionali furono do
tati di risorse molto limitate (mediamente,
tre addetti per ufficio) e fu loro assegnata una
generica funzione di "corrispondenza" senza
alcuna definizione dei compiti. Soltanto mol
to pili tardi, nel 1983, all'interno di una fase di
pili ampia riflessione sull'organizzazione
dell'Istituto, fu messo a punto un documento
di indirizzo, di carattere molto generale, nel
quale si individuavano, per le strutture locali
dell'Istat, tre funzioni strategiche: intervento
sulle rilevazioni; diffusione dei dati, coordina
mento e assistenza agli Organi locali di rileva
zione.

L'esperienza maturata negli anni successivi
ha permesso di verificare che le indicazioni
del documento del 1983 erano assolutamente
corrette ma, forse, in anticipo rispetto ai
tempi. In effetti, in quel momenta il proble
ma di gran lunga pili rilevante, per l'Istituto,
era il controllo delle attivita connesse con la
raccolta dei dati in periferia, perche sempre
pili debole e, soprattutto, non uniforme, ri
sultava la collaborazione degli uffici locali in
caricati delle rilevazioni e dei controlli in cor
so d'opera.

Per questo motivo, delle tre funzioni indi
cate nel documento di indirizzo ha prevalso
quella di intervento sulle indagini, che ha im
pegnato gli uffici regionali in una intensa atti
vita di assistenza, istruzione e controllo (fra le
pili importanti, in termini di impegno, le in
dagini censuarie; le indagini sulle famiglie; la

rilevazione sull'attivita edilizia, le rilevazioni
campionarie sull'agricoltura). Molto rilevante
e risultata, inoltre, la quota di risorse dedicata
alle statistiche demografiche, per le quali gli
uffici hanno curato, in maniera pressoche ge
neralizzata, la raccolta, -la revisione e la regi
strazione dei modelli di rilevazione.

Per le altre due linee di attivita individuate
dal documento, 10 sviluppo e stato meno so
stenuto e, soprattutto, meno omogeneo,
perche pili legato alle situazioni di contesto e
alla differente capacita di iniziativa dei singoli
uffici. Ciononostante e generalmente cresciu
ta la funzione di sportello per la fornitura di
dati e l'assistenza agli utenti, COS! come sem
pre pili esplicito e risultato, negli anni, il ruo
10 di interfaccia per gli enti interessati alla
produzione e all'utilizzazione di dati statistici
di rilevanza locale.

Questo profilo delle attivita che, come si
e detto, per un certo periodo era stato so
stanzialmente coerente con le necessita,
con il passare degli anni e diventato sem
pre meno logico ed efficace, soprattutto
perche, nel frattempo, in virtu dell'istitu
zione del SISTAN, si era profondamente
modificato il quadro di riferimento all'in
terno del quale gli uffici si trovavano ad
operare.

Andava, percio fatto un serio sforzo di ri
flessione teso a ridefinire, in un quadro ag
giornato e coerente, gli obiettivi strategici
dell'azione degli uffici, individuando Ie linee
di attivita, le procedure, gli strumenti e le ri
sorse necessarie (1).

(1) Alia fine del 1993, Ie risorse umane degli uffiei regionali ammontavano, eomplessivamente, a 230 unita.
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In relazione a questa esigenza, nei pnmr
mesi del 1994, a cura della struttura di coordi
namento, e stato messo punto un documen
to di programma, denominato "indirizzi per
l'attivita degli uffici regionali dell'Istat," che e
stato sottoposto all'approvazione del Comi
tato di direzione, e, successivamente, del
Consiglio dell'Istat. Le linee strategiche indivi
duate non si discostano, sostanzialmente, da
quelle indicate nel documento del 1983. Cam
biano, pero, in misura molto netta, i pesi a
ciascuno di esse assegnate.

Assume grande rilievo la funzione di dif
fusione e promozione dell'informazione
statistica, cui e affidato il compito di inter
cettare sul territorio tutte le richieste deri
vanti dalla sempre pili ricca ed articolata do
manda di dati e informazioni statistiche ter
ritoriali; di svolgere un'azione attiva di pro
mozione della cultura statistica soprattutto
in direzione dei giovani; di ricercare, analiz
zare e descrivere i contenuti informativi dei
"giacimenti statistici" locali, di concerto con
gli enti che hanno la titolarita di tali fonti; di
approfondire e interpretare i dati di mag
gior interesse per il territorio di competen
za; di promuovere la creazione di reti di
sportelli statistici, differenziati come gerar
chia territoriale, cui affidare il compito di av
vicinare sempre pili l'informazione statistica
al cittadino.

Pure fortemente arricchita risulta la fun
zione di interfaccia con gli organismi locali
del Sistan. Nella loro qualita di rappresentan
ti locali dell'Istat gli uffici regionali devono
svolgere un'attenta attivita di assistenza agli
enti che svolgono attivita statistica propria e,
insieme, promuovere e gestire iniziative ri
volte alla formazione e all'aggiornamento del
personale che opera negli uffici statistici 10
cali.

Infine, profondamente modificata appa
re la funzione di intervento sulle rilevazioni
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dell'Istat. Per questa linea di attivita, che ri
mane certamente prevalente in termini di
risorse da utilizzare, gli uffici assumono la
piena responsabilita di tutta la fascia di com
petenze che concerne la vigilanza sull'im
plementazione e la tenuta degli archivi stati
stici di base; la promozione di procedure
informatizzate per la compilazione dei mo
delli statistici e l'inoltro dei dati; l'assistenza
agli enti responsabili delle indagini e il pun
tuale controllo della qualita del lavoro svol
to; l'istruzione dei responsabili delle rileva
zioni.

Come si e detto, il documento, nel definire
i compiti, affronta anche il problema delle
procedure, degli strumenti e delle risorse ne
cessarie.

Per quanto riguarda le procedure, per
ognuna delle attivita individuate sono indicati
le modalita da seguire e i tempi di riferimen
to. Soltanto per le attivita che verranno svolte
in futuro, 0 per le quali i settori competenti
non abbiano ancora definito gli aspetti ope
rativi, Ie indicazioni procedurali e i relativi
tempi non risultano stabilite in maniera com
pleta.

Fra gli strumenti, particolare importanza
viene data alla formazione, che dovra assicu
rare al personale degli uffici un aggiornamen
to costante teso. da una parte, all'approfondi
mento delle linee di lavoro innovative e,
dall'altra, alla conoscenza adeguata delle tee
nologie di riferimento, con particolare atten
zione per quella informatica.

Anche molto risalto il documento assegna
alla comunicazione, strumento fondamentale
per la circolazione delle informazioni tra gli
uffici regionali e tra loro e la sede centrale. La
particolare condizione decentrata degli uffici,
rende, infatti, insostituibile 10 scamhio orga
nico di informazioni sulle esperienze via via
maturate. Inoltre, la rapidita e la interattivita
nella trasmissione delle notizie relative a pro-
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cedure, disposizioni, report, circolari e simi
li, e condizione di base indispensabile per un
corretto funzionamento degli uffici. In questa
prospettiva, il documento di indirizzo indivi
dua in uno strumento informatico del tipo
della news letter il sistema di comunicazione
che gli uffici devono utilizzare nell'attivita a
regime.

Per cia che concerne Ie risorse, nel do
cumento viene affrontato il problema della
congruenza fra compiti assegnati e risorse
umane disponibili. Appare chiaro, in que
sta prospettiva, come il profilo della forza
lavoro degli uffici regionali sia decisamente
orientato verso il basso in conseguenza
della struttura dei compiti fino ad allora
svolti. II nuovo spettro delle attivita richie
de, viceversa, una prevalenza di profili
professionali medio alti ed alti. Partendo
da queste riflessioni, il documento fornisce
due tipologie di intervento tra loro integra
te. Da una parte, occorre tendere ad un mi
gliore utilizzo del personale attualmente in
forza, ricorrendo con grande attenzione
allo strumento della programmazione e
procedendo, per quanto possibile, ad ope
razioni di riconversione da attuarsi con il
sostegno della formazione. Dall'altra, e evi
dente che, soprattutto in alcuni uffici, oc
corre un'immediata integrazione delle ri
sorse esistenti.

Per Ie risorse informatiche, nel momenta
in cui il documento veniva redatto, esisteva,

per gli uffici regionali, un piano di sostituzio
ne e di rinnovamento totale dell'attrezzatura
esistente, ormai assolutamente obsoleta e in
parte non pili utilizzabile, da realizzarsi entro
i primi mesi del 1995. A tale piano, studiato
tenendo in larga misura gia presenti Ie indica
zioni circa i nuovi compiti da assegnare agli
uffici, il documento di indirizzo fa, natural
mente, pieno riferimento.

Qui di seguito, viene presentato un quadro
analitico dei compiti assegnati agli uffici re
gionali.

1. Vigilanza attiva sulla qualita
dei microdati

1.1. Arcbiui di base

1.1.1. Partecipazione al progetto di mes
sa a punto del registro statistico delle im
prese (2).

1.1.2. Iniziative tese al miglioramento della
qualita degli archivi anagrafici (3).

1.1.3. Gestione e aggiornamento dello
schedario dei rilevatori per le indagini sulle
famiglie (4).

1.2. Interventi sul processo di produzione
dei microdati

1.2.1. Coordinamento, assistenza, istruzio
ne e controllo degli organi di rilevazione per

(2) II registro statistico delle imprese deve essere messo a punto entro il 1996 in osservanza del regolamento N° 2186/93 del Con
siglio dell'Unione Europea. Le operazioni di costruzione ed implementazione del registro avvengono prevalentemente in sede loca
le, a livello di singola Provincia, e veelono il pieno coinvolgimento degli Uffici Regionali con compiti di coordinamento, istruzione e
controllo.

(3) II progetto, che ha il fine di fornire un quadro completo e immediatamente operativo elella situazione delle anagrafi comunali, e sup
portato dai corsi di aggiornamento per gli ufficiali di anagrafe, concernenti la tenuta degli archivi anagrafki, Ie problematiche connesse con
I'informatizzazione dei modelli e delle procedure statistiche e I'interpretazione dei pili importanti indicatori demografict.

(4) L'archivio dei rilevatori per le indagini sulle famiglie e gestito in toto da ciascun Ufficio Regionale per la parte di sua competenza, se
condo direttive concordate tra Servizio di Coorelinamento e Servizio Indagini sulle famiglie. La gestione dell'archivio serve come base per
il coorelinamento e Ie attivita di intervento rivolti aile inelagini di questo settore.
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il censimento intermedio dell'industria e dei
servizi del 1996 (5),

1.2.2. Partecipazione attiva al progetto di
acquisizione telematica dei dati relativi alle
statistiche demografiche (6).

1.2.3. Calcolo mensile della popolazione
residente per Comune e gestione archivio
informatizzato.

1.2.4. Coordinamento, assistenza, istruzio
ne e controllo degli organi di rilevazione per
le indagini sulle famiglie (7).

1.2.5. Coordinamento, assistenza, istru
zione e controllo degli organi di rilevazione
per le indagini campionarie sulle aziende
agricole (8).

1.2.6. Miglioramento quali-quantitativo del
le statistiche sulla produzione edilizia.

1.2.7. Assistenza ad altri Servizi operativi
dell'Istituto per formazione dei rispondenti e
dei rilevatori, controlli in corso d'opera, in
terventi di sollecito, richieste di chiarimenti,
ecc. (9).

2. Diffusione e promozione
dell'informazione e crescita
della cultura statistica

2.1. Diffusione e vendita
dei prodotti statistici Istat e Sistan
e del Sistema Statistico Europeo

2.1.1. Attivazione e messa a regime del
progetto di potenziamento dei "Centri di
informazione statistica regionali" (10).

2.1.2. Comunicati stampa sui dati di mag
gior interesse locale.

2.1.3. Spazi "Istat" su pubblicazioni statisti
che di organi locali del Sistan.

2.2. Promozione dell'informazione statistica

2.2.1. Attivita di marketing diretto per
prodotti Istat particolarmente interessanti a
livello locale.

2.2.2. Organizzazione di seminari di presen
tazione dei dati di maggior interesse locale (11).

(5) Questa attivita sara strettamente connessa con i compiti derivanti dalla costmzione del Registro Statistico delle Imprese, che costi
tuira la base di riferimento per il censimento.

(6) Agli uffici regionali, per questo progetto, e assegnato un compito di grande responsabilita, in quanto devono fungere da cerniera tra
anagrafi comunali e servizi operativi dell'Istat per la formazione e l'assistenza tecnica e metodologica agli operatori locali, la promozione
delle nuove procedure, il controllo dei dati trasmessi, dalla periferia l'elaborazione dell'informazione di ritorno.

(7) Per questa attivita (gia largamente presente negli UU.RR.) all'interno dei programmi di lavoro concordati annualmente con le diver
se unita operative del Servizio delle statistiche sulle famiglie, gli Uffici Regionali hanno la responsabilita piena della gestione delle attivita suI
campo, assicurando:

a) il coordinamento e il controllo degli organi di rilevazione per la predisposizione dei materiaIi di base, l'estrazione del campione, la
scelta dei rilevatori, il controllo e la spedizione dei materiali;

b) la formazione e I'aggiornamento dei rilevatori e il contrallo della lora attivita in corso d'opera e successivamente alia rile
vazione;

c) il contrallo tecnico dell'operato dei rilevatori attraverso l'analisi dei parametri di qualita forniti dalle unita operative inte
ressate.

(8) Ormai da molti anni gli Uffici regionali svolgono, per Ie statistiche sull'agricoltura, attivita di coordinamento, assistenza, istruzione. I
compiti, tuttavia, sono destinati ad accrescersi e a precisarsi ulteriormente in vista della riorganizzazione complessiva prevista, in tempi
brevi, per questo cornparto statistico.

(9) Questo tipo di attivita viene, di norma, programmato sentite Ie esigenze dei singoli Servizi, prima dell'inizio di ogni anno, per con
sentirne un'adeguata collocazione all'interno delle linee di attivita di ciascun Ufficio. PUQ, tuttavia, capitare che, per esigenze eccezionali e
non prevedibili, i Servizi debbano ricorrere alia collaborazione di uno 0 pili degli Uffici Regionali. In questo caso, il Servizio interessato
concorda con la struttura centrale di coordinamento degli UU.RR. le azioni necessarie.

(IO) II progetto di potenziamento dei punti di accesso all'informazione statistica presso gli uffici regionali dell'Istat e stato finanziato dal
Dipartimento per la Funzione Pubblica e ha l'obiettivo di armonizzare, razionalizzare ed arricchire lc funzioni di sportello gia svolte da tut
ti gli UU.RR al fine di rendere pili immediato ed agevole l'accesso all'mformazione statistica.

(11) Questa attivita, gia presente in molti uffici regionali, e destinata a svilupparsi fortemente in seguito all'apertura dei nuovi "centri di
informazione statistica".
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2.]. Analisi dei bisogni informativi
dell'utenza

2.3.1. Monitoraggio permanente delle ri
chieste di informazione statistica che perven
gono allo sportello regionale.

2.3.2. Analisi periodiche sui bisogni infor
mativi non soddisfatti 0 non espressi.

2.4. Analisi delle jonti statistiche locali

2.4.1. Analisi dei prodotti statistici locali
non compresi nel PSN (12).

2.4.2. Censimento degli sportelli di infor
mazione statistica esistenti sul territorio (ti
pologia, tipo di informazione disponibile, re
gole di accesso, ecc.) ai fini della costruzione
di una "rete".

2.5. Analisi ed interpretazione
dei dati di interesse locale

2.5.1. Stesura di monografie, rapporti e no
te di approfondimento sugli aspetti salienti
della societa e dell'economia locale.

2.6. Attiuita rivolta alla crescita
della cultura statistica

2.6.1. Seminari e interventi presso le Uni
versita.

2.6.2. Assistenza agli studenti per tesi di
laurea, ricerche di dati, indagini attraverso
l'attivazione dello "sportello tesi di lau
rea".

2.6.3. Conferenze e seminari presso le
scuole medie (progetto "Statistica a scuola").

3. Assistenza e formazione agli organi
locali del sistema statistico nazionale

3.1. Assistenza agli organi locali
del sistema per l'attiuita statistica

3.1.1. Assistenza per attivita di rilevazione
dati (13).

3.1.2. Assistenza per attivita di interpreta
zione dell'informazione statistica.

3.1.3. Assistenza per attivita di diffusione
dell'informazione statistica.

3.2. Aggiornamento ejormazione
del personale operante negli organi locali

3.2.1. Aggiornamento degli addetti agli Uf
fici di statistica locali (14).

3.2.2. Formazione statistica degli addetti
agli Uffici di statistica locali (15).

(12) L'analisi delle fonti statistiche locali fa parte progetti portati da diversi Uffici regionali. Sulla base di queste esperienze si sta defi
nendo la procedura da utilizzare presso tutti gli UU.RR.

(13) Per questo tipo di attivita occorre distinguere i rapport] di collaborazione occasionale, che gli Uffici gestiscono in autonomia all'intemo del
la funzione di assistenza all'utenza, da quelli che richiedono un impegno stabile 0 comunque tale da richiedere un coinvolgimento di quote rilevanti di
risorse dell'Ufficio. In questa secondo caso, che peraltro e il modello di collaborazione verso il quale gli Uffici sono orientati, si stabilisce di volta in
volta, con gli organismi interessati, i necessari accordi. rivolti a definire con chiarezza la natura degli impegni che competono a ciascuno dei partners.
Un interessante modello di riferimento, per accordi di questa natura, pub essere considerato l'accordo di programma stipulato fra I'Istat (che parte
cipa con il proprio ufficio regionale) e gli Uffici di Statistica del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio di Milano.

(4) Per Ie attivita di aggiornamento rivolte al personale degli Uffici del Sistema Statistico Locale, gli UU.RR. agiscono direttamente attraverso pia
ni di lavoro concordati, di norma, con gli Uffici di Statistica delle Prefetture e delle Carnere di Commercio. L'aggiornamento consiste essenzialmente
in approfondimenti dei contenuti e delle norme relativi alle pili importanti rilevazioni dell'Istat e nella presentazione dei principali risultati delle rile
vazioni stesse.

OS) Per la formazione statistica degli operatori locali del Sistan, l'impegno degli Uffici Regionali consiste:
a) nella collaborazione con la Segreteria Centrale del Sistan per attivita di organizzazione, assistenza ai discenti, verifica dei risultati, ecc., con rife

rimento alle iniziative che vengono portate avanti nel territorio di competenza:
b) in attivita di docenza e/o di presentazione di casi di studio all'interno dei corsi sopraddetti.
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DEGLI UFFICI DEL SISTAN

Premessa

Parallelamente all'attivita del Comitato di
indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica, nel corso del 1994 si e svolta un'atti
vita diretta a dare seguito e realizzazione ai
principali aspetti del Sistema statistico nazio
nale. Tale attivita ha interessato tre punti:
creazione e adeguamento delle strutture, ana
lisi dei t1ussi informativi esistenti ai fini della
formulazione del Programma statistico na
zionale, avvio dello studio per l'interconnes
sione dei sistemi informativi.

La segreteria centrale del Sistan ha intensi
ficato particolarmente l'attivita finalizzata alla
costituzione degli Uffici di statistica presso le
Amministrazioni centrali dello Stato ed a fa
vorire il consolidamento ed una migliore or
ganizzazione degli uffici gia esistenti. Alla fine
del 1994, risultano costituiti tutti gli uffici
presso i Ministeri, ad eccezione di quello del
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Nei paragrafi seguenti sono brevernente
riportate le principali notizie sull'organizza
zione degli uffici, quali risultano dalla Relazio
ne annuale che ciascuno di essi ha provvedu
to a trasmettere alla Segreteria Centrale del
Sistan ai sensi dell'art. 6, comma n. 6, del
D.lgs. n. 322/89.

Istat - Segreteria Centrale del Sistan

Sviluppo e problematiche del Sistan

L'attivita della Segreteria Centrale del Sistan
nel1994 e stata estremamente varia e finalizza
ta da una parte a potenziare la rete degli Uffici
di statistica prevista dal D.lgs. n. 322/89, dall'al-
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tra ad integrare l'attivita svolta dai diversi Enti
e organismi in una ottica di sistema che opera
complessivamente per la produzione delle
statistiche ufficiali e non di singoli uffici ope
ranti separatamente. A tal fine sono stati infat
ti realizzati vari seminari e convegni che han
no registrato l'attiva partecipazione di opera
tori appartenenti ad organismi vari ed in tal
senso deve interpretarsi il successo ottenuto
daila 2" Conferenza Nazionale di Statistica.

II Sistan ha continuato a sviluppare il dise
gno organizzativo previsto dal D.lgs. 322/89
nonostante le difficolta esistenti, non ultime
tra l'atro le evoluzioni che la Pubblica Ammi
nistrazione ha registrato dal momenta
dell'emanazione del D.lgs. 322/89 e a quello
che si prevede si verificheranno nel prossi
mo futuro.

Tali evoluzioni registrate dall'organizzazio
ne pubblica hanno determinato gravi pro
blemi ed hanno inciso negativamente sul
completamento della rete di rilevazione pre
vista dal D.lgs. 322/89 a tal punto da rendere
urgente una modifica ed un adeguamento del
Decreto Legislativo stesso alla nuova realta
della Pubblica Amministrazione.

II processo di riforma della Pubblica Am
ministrazione, avviato negli anni ottanta e tut
tora in corso, fa presumere che il quadro or
ganizzativo della stessa potrebbe mutare
profondamente rispetto all'attuale assetto or
ganizzativo.

La riforma dell'Amministrazione Pubblica
comporta poi inevitabilmente il coinvolgi
mento e l'adeguamento del Sistema Statistico
Nazionale, poiche, come e noto, il Sistema
stesso e una organizzazione complessa che
poggia la propria struttura sulla Pubblica Am
ministrazione.
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In particolare le attivita che necessita foca
lizzare nel dettaglio, si riferiscono all'attivita
del Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica, al Programma
statistico nazionale, alla formazione mirata al
la crescita del Sistema Statistico Nazionale, al
la 2i! Conferenza Nazionale di Statistica, alla
realizzazione di un catalogo delle pubblica
zioni Sistan per fornire informazioni sulla
produzione di statistiche (raccolte in circa
700 volumi), e infine alla realizzazione degli
Atti per la relazione annuale che il Presidente
del Consiglio dei Ministri presenta entro il
31 Maggio al Parlamento.

Attiuita di formazione

Nell'arco dell'anno 1994 la formazione ha
contribuito con un convinto ed attento lavo
ro, alla crescita del Sistema Statistico Naziona
le ed al suo funzionamento e sviluppo.

L'attivita formativa ha infatti ricevuto un
impulso decisamente positivo se si tiene
conto che, oltre alle diverse iniziative previ
ste nel piano, hanno avuto realizzazione altri
corsi che, ritenuti di notevole rilevanza, sono
stati formalizzati nel corso dell'anno grazie
all'estrema elasticita con cui il piano e conce
pito e alla massima disponibilita, da parte del- .
la Segreteria Centrale del Sistan, a recepire
istanze formative che tendono ad una diffu
sione sempre pill capillare della cultura stati
stica.

La formazione data la varieta e complessita
del Sistema ha dovuto affrontare problemati
che a volte apparenternente contrastanti.

Se, da una parte, la varieta degli utenti ren
de necessario personalizzare le iniziative for
mative, dall'altra si rende altrettanto necessa
rio il criterio di omogeneizzare gli interventi
al fine di lanciare un messaggio il pill possibi
le univoco ed uniforme.

Nel complesso l'anno 1994 ha visto la rea
lizzazione di corsi tendenti essenzialmente
alla definizione dei ruoli dei singoli Enti nel
Sistan, allo sviluppo del senso di appartenen-
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za al Sistema stesso, alla diffusione sempre
pill allargata ed approfondita della cultura sta
tistica.

II primo intervento formativo espletato
nel 1994 e stato rivolto al personale della Re
gione Toscana, in particolare agli operatori
dell'U.S. ed ai loro referenti dipartimentali,
per illustrare il Sistema Statistico Nazionale e
sviluppare la cultura statistica di base,

II corso, svoltosi a Firenze presso la sede
della Regione, e risultato di notevole interesse
per i partecipanti. Tenendo conto di questo
risultato e del fatto che la docenza fosse inte
ramente Istat, si e valutata positivamente la
possibilita di considerare esportabile il corso
in altre realta regionali.

Questa opportunita e stata realizzata in
conseguenza della richiesta di collaborazio
ne pervenuta alla Segreteria Centrale del Si
stan da parte della regione Marche. E stato
infatti approntato, pur non essendo previ
sto nel Piano '94, un corso di formazione
per il personale regionale destinato agli
operatori dell'U.S. ed ai loro referenti di
partimentali ulteriormente distinto in due
moduli tra alti dirigenti e collaboratori. II
corso si e svolto presso la scuola di forma
zione della Regione stessa, seguendo 10
schema del gia sperimentato corso per la
-Regione Toscana ed ottenendo, anche in
questa sede, un notevole apprezzamento da
parte dei convenuti.

Altreiniziative di notevole rilevanza sono
quelle riguardanti i responsabili degli Uffici di
statistica delle Prefetture.

Sono stati per lora approntati, nell'anno in
considerazione, due interventi formativi. II
primo, "L'interpretazione dei bisogni infor
mativi del territorio", volta a sviluppare la ca
pacita di individuare e soddisfare i bisogni
informativi territoriali, stimolando la capacita
di valorizzazione dei materiali esistenti; il se
condo, finalizzato all'interpretazione della
Circolare n. 1 Sistan di modifica alla Direttiva
n. 2 ed al problema della diffusione dei dati
statistici attraverso uno sportello aperto al
pubblico.
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Entrambi i corsi, realizzati in tre edizioni,
sono stati organizzati con la collaborazione
del Ministero dell'Interno e della Scuola Su
periore dell'Amministrazione dell'Interno.

Si e svolto poi a Baveno il IV Corso Nazio
nale di aggiomamento e formazione statistica
per il personale regionale e provinciale re
sponsabile delle rilevazioni statistiche nel set
tore agricolo.

Sulla scia delle positive reazioni dei parte
cipanti al corso di "Statistica di base", svolto
nel 1993 per le Amministrazioni Centrali del
10 Stato, nell'anno 1994 sono stati realizzati
due corsi di metodologia statistica. Il primo,
"Introduzione alla statistica", del tipo gia spe
rimentato, rivolto ai responsabili 0 ai colla
boratori degli u.s. dei Ministeri ed Enti di in
teresse nazionale; il secondo, "Tecniche di
campionamento", destinato ai responsabili
dei medesimi uffici.

Entrambi i corsi, realizzati in collaborazio
ne con il Consorzio FORMSTAT, hanno per
seguito l'obiettivo di accrescere la cultura sta
tistica al fine di offrire ai destinatari strumenti
idonei a perfezionare la produzione dei pro
pri dati statistici.

Anche per i comuni si sono attuati due in
terventi formativi che, pur nascendo dalle
stesse esigenze, sono scaturiti da istanze indi
pendenti l'una dall'altra.

Infatti il primo corso "Introduzione alla
statistica", e stato indirizzato ai responsabili
degli Uffici di statistica di Comuni della Cam
pania, su richiesta della stessa regione Cam
pania ed espletato in collaborazione con
l'Universita Federico II di Napoli. Il corso, ar
ticolato in tre moduli della durata di tregiomi
ciascuno, si e svolto a Napoli presso locali
messi a disposizione dal Dipartimento di Ma
tematica e Statistica della Facolta di Economia
e Commercio ed ha rappresentato in assolu
to la prima esperienza formativa destinata ai
comuni. La docenza, in parte fornita dalla
stessa Universita ed in parte da funzionari
Istat, ha consentito di affrontare gli argomen
ti del programma sia da un punto di vista
strettamente metodologico che da un punto
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di vista operativo, riscontrando l'approvazio
ne dei partecipanti.

Il secondo corso rivolto ai comuni e stato
destinato ai responsabili degli u.s. di comuni
del Veneto, con l'obiettivo di definire il ruolo
dei comuni nel Sistema Statistico Nazionale e
di fornire le metodologie statistiche di base
che potessero aiutare i destinatari a svolgere il
proprio lavoro, soprattutto in riferimento al
le statistiche da loro prodotte per il PSN.

Il corso, ideato con la collaborazione
dell'USCI Triveneto, e stato definito speri
mentale in quanto, una volta verificatane l'effi
cacia, fungera da prototipo per una serie di
interventi presso altri gruppi di comuni gia
previsti nel Piano 1995. Il corso, della durata
di4 giornate, e organizzato in collaborazione
con il FORMSTAT, anche se la docenza e in
parte di provenienza accademica ed in parte
Istat.

Programma statistico nazionale

Il Programma statistico nazionale per il
triennio 1994-96 e stato predisposto
dall'Istat in un contesto istituzionale caratte
rizzato da profonde trasformazioni, conse
guenti all'esito delle consultazioni referenda
rie abrogative del 18 e 19 aprile 1993: la sop
pressione di alcuni Ministeri, la creazione di
nuovi Ministeri ed Enti pubblici, l'accentua
zione dei processi di privatizzazione del set
tore pubblico.

Il processo di rinnovamento istituzionale e
poi proseguito anche nel corso del 1994, an
dando ad incidere, per quanto riguarda i ri
flessi diretti sul Programma statistico nazio
nale, sopratutto sulla sua completezza e sulla
titolarita delle iniziative programmate per il
triennio 1994-96.

Gli accennati mutamenti istituzionali han
no determinato una situazione di incertezza
per quanta riguarda i rapporti tra gli Enti ad
esse interessati ed il Sistema statistico nazio
nale e, pili aneora, per quanto riguarda il con
tributo che tali Enti debbono fornire alla rea-
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lizzazione del Programma statistico naziona
Ie. Accanto a casi in cui gli Enti interessati
professano la pili totale estraneita al Sistema,
si riscontrano, infatti, casi in cui la partecipa
zione sembra rafforzata.

:E pertanto auspicabile un intervento nor
mativo volta a disciplinare stabilmente even
tuali mutamenti del quadro istituzionale, per
assicurare che l'esercizio dell'attivita statistica
di interesse pubblico possa trovare adeguata
espressione nel Programma statistico nazio
nale.

L'iter di formalizzazione del Programma
per il triennio 1994-96 ha avuto la sua conclu
sione con la pubblicazione sulla Gazzetta Uf
ficiale della Repubblica del 31 ottobre 1994,
n. 255 (supplemento ordinario n. 139) sia del
decreto di approvazione del Programma sta
tistico nazionale da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri sia del decreto del Pre
sidente della Repubblica di approvazione
dell'elenco delle rilevazioni, rientranti nella
stesso programma, per le quali sussiste l'ob
bligo di risposta da parte di soggetti privati, ai
sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 322/89.

II Programma era stato deliberato dal Co
mitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica il 4 ottobre 1993,
aveva ricevuto parere favorevole della Com
missione per la garanzia dell'informazione
statistica il 6 dicembre 1993 ed era stato deli
berato dal CIPE il 21 della stesso mese.

Un iter altrettanto laborioso ha vissuto an
che il successivo Programma per il triennio
1995-97. II documento e stato, infatti, delibe
rata dal Comitato di indirizzo e coordina
mento dell'informazione statistica il 6 luglio
1994, approvato dalla Commissione citata il
14 ottobre 1994 e deliberato dal CIPE il 18
della stesso mese. II D.P.C.M. di approvazio
ne del Programma e stato adottato il 9 di
cembre 1994 mentre il D.P.R. di approvazio
ne dell'elenco delle rilevazioni per le quali
sussiste l'obbligo di risposte da parte dei
soggetti privati e stato adottato il 5 aprile
scorso e registrato alla Corte dei Conti il 4
maggio. I due decreti sono stati pubblicati
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sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio
1995 (S.O. n. 62).

Si rende, pertanto necessario esperire ido
nee iniziative affinche, tutte le fasi procedura
li dell'iter di formalizzazione del Programma
possano svilupparsi secondo un percorso
preferenziale che si concluda con la pubbli
cazione sulla G.U. dei due decreti richiamati
entro il 31 dicembre dell'anno che precede
quello di inizio del triennio di riferimento del
Programma, in modo che le iniziative pro
grammate abbiano il necessario supporto
normativo.

Gli anni novanta pongono alla statistica uf
ficiale problemi nuovi e sfide rilevanti che
possono essere affrontati soltanto se l'attivita
statistica puo svilupparsi tenendo in debito
conto i nuovi scenari e il nuovo tipo di do
manda di informazione statistica espressa da
una societa in profonda trasformazione.

II perseguimento di tali obiettivi richiede la
definizione e l'accettazione di strategie e li
nee di sviluppo comuni all'intero Sistema,
che solo in parte possono rinvenirsi nel Pro
gramma statistico nazionale per il triennio
1994-96, anche se si registrano significativi
progressi in questa direzione rispetto alle
precedenti edizioni.

sara comunque necessario ancora un forte
impegno di tutte le componenti del Sistema af
finche, il programma assuma la definitiva con
notazione di vero e proprio strumento di pro
grammazione dell'attivita statistica ufficiale di
interesse pubblico. Le azioni da portare avanti,
sulle quali 1'Istategia comunque fortemente im
pegnato, dovranno essere sviluppate essen
zialmente secondo Ie seguenti direttrici:
* revisione della normativa in vigore, per dare

soluzione ai problemi emersi nel primo
quinquennio di applicazione;

* opportuni interventi sulle Amministrazioni
centrali e aziende autonome della Stato, mi
rati a rimuovere le difficolta operative in cui
si dibattono gli Uffici di statistica e a creare
un'adeguata cultura alla programmazione
statistica ed all'utilizzo per fini istituzionali
del patrimonio informativo esistente;
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* destinazione di adeguate risorse per il mi
glioramento della qualita dei prodotti stati
stici del programma.

Le realizzazioni portate avanti nel corso
del 1994 rappresentano un consuntivo com
plessivamente positivo per l'attivita statistica
di interesse pubblico prevista per 10 stesso
anna nel Programma statistico nazionale.

Si registra innanzitutto l'avvio di un positivo
processo di ripensamento degli Enti titolari di
alcune iniziative programmate, finalizzate al
miglioramento della qhalita complessiva del
Programma. Sono frequenti, infatti, i casi di
abbandono 0 sospensione di lavori, determi
nati dalla consapevolezza della loro scarsa affi
dabilita sul piano metodologico 0 della loro ri
dondanza, perche, duplicati di medesime ini
ziative portate avanti da altri Enti.

Si registra, inoltre, una intensificazione del
10 sforzo di integrazione fra le diverse inizia
tive attuate in uno stesso settore, che in taluni
casi comportano anche cambiamento della
titolarita nella conduzione dei lavori, avocata
in genere dall'ente istituzionalmente compe
tente.

Deve essere, infine, evidenziata la forte ca
pacita di realizzazione del Sistema, pur in
presenza di diffuse situazioni di carenza di ri
sorse umane destinate all'attivita statistica. La
grandissima maggioranza dei lavori previsti
per il 1994, infatti, sono stati regolarmente
eseguiti nel corso dello stesso anno, mentre
si registra l'anticipata conclusione nel 1993
per alcuni di essi.

Seconda conferenza nazionale
di statistica

COS! come previsto dal comma 4
dell'art. 15 del D.lgs. n. 322/89, l'Istat ha orga
nizzato, a distanza di due anni dalla prima, la
seconda Conferenza nazionale di statistica che
si e svolta presso l'Auditorium della Tecnica in
Roma nei giorni 15, 16 e 17 Novembre 1994.

La prima Conferenza sottolinea la doman
da di informazione statistica che il Paese po-
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neva, mentre la seconda Conferenza ha po
sto l'accento sull'offerta dell'inforrnazione
che il Sistema Statistico Nazionale e in grado
di fornire e sullo sviluppo che il Sistema stes
so dovra avere.

I1 programma di lavoro e stato articolato su
temi esposti in sessioni plenarie e su argo
menti pili specifici discussi tra gruppi pili ri
stretti. A latere, sono stati presentati anche
dei forum sugli aspetti dei rapporti tra opera
tori pubblici, privati, organi d'informazione
e informazione statistica.

I1 Convegno ha esaminato i vari aspetti del
la statistica pubblica che hanno caratterizzato
il periodo tra la prima e la seconda Conferen
za, rna soprattutto 10 sviluppo del Sistan sot
to il profilo della capacita di offrire inforrna
zioni non solo agli addetti ai lavori e ai deciso
ri pubblici e privati rna all'intera collettivita,
Si e posta l'accento sui punti di forza e sulle
lacune dell'offerta di informazione statistica
che proviene dalle Amministrazioni pubbli
che. Hanno fornito significativi contributi ai
lavori della Conferenza rappresentanti del
mondo politico, scientifico ed accademico e
di societa private.

I temi presentati hanno toccato i settori
demografico, sociale, economico, territoriale
e ambientale. I workshops e i forum svilup
pati in parallelo hanno affrontato aspetti e
problemi istituzionali, giuridici, tecnologici e
di confrontabilita internazionale.

La nutrita partecipazione e l'articolato di
battito svoltosi nei workshopshanno vivaciz
zato 10 scambio di opinioni sugli argomenti
in discussione che hanno riguardato: le rela
zioni funzionali e tecniche tra i soggetti del Si
stan; illinguaggio delle statistiche per l'infor
mazione al cittadino; i sistemi di indicatori
territoriali per le politiche di allocazione del
le risorse; gli strumenti innovativi per la diffu
sione dell'informazione statistica. I parteci
panti sono stati numerosi come non mai veri
ficatosi in altre occasioni. Tra di essi e da evi
denziare la forte affluenza di operatori degli
organi del Sistan che hanno auspicato una
sempre pili proficua collaborazione fra gli
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Enti che 10 costituiscono. Sono intervenute
inoltre associazioni di studiosi, sindacati e stu
denti. Non minore e stato l'impegno di tutti
per realizzare, in contemporanea con la Con
ferenza, il Primo Salone dell'informazione
statistica. Sono stati allestiti 51 stand, con la
partecipazione attiva di 44 Enti espositori,
che ininterrottamente hanno illustrato i pro
dotti, dato informazioni e offerto servizi a
tutti i visitatori.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
DELLO STATO

Nell'anno 1994 e proseguita l'attivita di in
tervento e di stimolo presso Ie Amministra
zioni Centrali dello Stato allo scopo di realiz
zare sia un pili esteso ampliamento delle nuo
ve strutture costituite sia una pili completa at
tivazione delle stesse. In modo pili specifico
si e intervenuto per indirizzare l'attenzione
dei dirigenti gli Uffici di statistica verso l'attua
zione di obiettivi pili concreti, fra i pili im
portanti dei quali figurano:
* la produzione di statistiche desumibili da

documenti amministrativi in possesso delle
singole Amministrazioni;

* il controllo delle attivita statistiche svolte dai
diversi uffici delle Amministrazioni, con par
ticolare riguardo alla qualita del dato statistico;

* l'assunzione del carico di alcune rilevazioni
statistiche, attualmente effettuate dall'Istat, rna
di pertinenza delle singole Amministrazioni.

I risultati ottenuti possono considerarsi
soddisfacenti per quanto attiene il reperimen
to di statistiche desunte da giacimenti informa
tivi esistenti presso le rispettive Amrninistra
zioni (come si evince dal maggior numero di
lavori presentati per il loro inserimento nel
Programma statistico nazionale); parzialmente
soddisfacenti per quanto attiene il riscontro
della qualita dei dati statistici rilevati, mentre
ostacoli ed incertezze non hanno consentito,
se non in maniera molto ridotta, il passaggio di
alcune indagini statistiche dall'Istat ai nuovi Uf
fici di statistica. La limitatezza del personale
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impegnato, infatti, unitamente alla loro diversi
ficata preparazione professionale, non ha per
messo un efficace controllo della qualita dei da
ti statistici ricavati, mentre di fatto ha notevol
mente contribuito a ritardare, come sopra
detto, il passaggio dell'effettuazione di talune
indagini dall'Istat ai nuovi Uffici Sistan. Per
quanto riguarda il personale impegnato, infatti,
come verificatosi nell'anno precedente, solo
la dotazione dei Ministeri della Pubblica Istru
zione e delle Risorse Agricole continua a rima
nere, da un punto di vista numerico, partico
larmente consistente (rispettivamente con 21
e 19 unitaj.mentre la stessa dotazione continua
a rimanere molto carente 0 ridotta presso i ri
manenti uffici,anche tenendo presente che al
cuni di loro si avvalgono, per 10 svolgimento
della loro attivita di personale in forza ad altre
strutture delle Amministrazioni. Anche per
quanto attiene la dotazione di attrezzature
informatiche la situazione non si e discostata
molto da quella segnalata in precedenza.

II leggero incremento riscontratosi nel
1994 infatti, eben lungi dall'essere considera
to soddisfacente per una piena attivazione
degli Uffici, sicche allo stato attuale si puo ben
affermare che anche tale dotazione risulta es
sere ancora molto ridotta, pur tenendo pre
sente che , a simiglianza di quanto riscontrato
per il personale, diverse Amministrazioni
utilizzano molto spesso apparecchiature in
carico ad altri Servizi 0 Uffici. Comunque, te
nendo presente Ie considerazioni sopra
esposte ed alla luce dei risultati conseguiti da
ciascun ufficio, puo essere ritenuta:
* soddisfacente il funzionamento degli Uffici

di statistica dei Ministeri della Difesa, Interni,
Lavoro e Previdenza Sociale, Marina Mer
cantile (anche se cessato), Risorse Agricole,
Sanita;

* pili modesto quello degli Uffici di statistica
dei Ministeri: degli Affari Esteri, Ambiente,
Beni Culturali ed Ambientali, Grazia e Giu
stizia, Finanze, Industria e Commercio, Pre
sidenza del Consiglio, Pubblica Istruzione,
Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, Bi
lancio e Programmazione;
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Risulta infine, solo in fase di avvio, l'attivita
degli Uffici di statistica dei Ministeri Lavori
Pubblici, Commercio con l'Estero, Univer
sita e Ricerca Scientifica.

In merito alle modificazioni strutturali che
hanno interessato i Ministeri e le Aziende au
tonome nell'anno 1994, c'e da segnalare la
particolare cura che si e avuta per salvaguar
dare la raccolta delle informazioni statistiche
in atto presso gli Uffici soppressi e favorire
la loro continuita presso i nuovi Uffici dove
hanno trovato allocazionc le relative funzio
ni. Si segnalano in particolare le principali
modifiche intervenute nel periodo conside
rato: AlMA, "Azienda di Stato per gli inter
venti nel mercato agricolo" e stata trasforma
ta, con decreto-legge n. 314 del 25/5/94, rei
terato con decreto-legge n. 23 del 26 gennaio
1995 in EIMA, "Ente per gli interventi nel
mercato agricolo".

II nuovo organismo e un Ente autonomo
dotato di personalita giuridica di diritto pub
blico e quindi, assoggettato alla disciplina re
lativa alle persone giuridiche private (Art. 1,
comma 2); a seguito della trasformazione
viene meno la sua tradizionale figura giuridi
ca di Azienda di Stato, pur rimanendo "tito
lare di tutti i rapporti attivi e passivi" del ces
sato AlMA (Art. 1,comma 5), con personale
iscritto nel comparto delle "Aziende ed
Amministrazioni autonome dello Stato"
(Art. 12, comma 1 del citato decreto). Allo
stato attuale sembra rendersi indispensabile
il suo mantenimento fra gli Enti assoggetta
bili alla disciplina degli Enti pubblici, previ
sta dal D.lgs. n. 322/89 (Art. 2, lettera g.),
L'Ufficio di statistica Sistan di tale Ammini
strazione ha continuato per l'anno 1994 ad
effettuare le previste indagini programmate.
* L'ANAS, "Azienda Nazionale autonoma del-

le strade", trasformata con decreto legislati
vo n.143 del 26/2/94 in " Ente nazionale per
le strade", e Ente pubblico economico do
tato di personalita giuridica di diritto pub
blico ed e disciplinato dalle leggi e dalle nor
me relative alle persone giuridiche private.
L'Ente non ha definito ancora stabilmente il
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suo assetto organizzativo, per cui sembra
che si debba per esso far riferimento, ai fini
della sua inc1usione nel Sistan, alla disposi
zione prevista dall'art. 2, lettera g, del D.lgs.
n. 322/89. La natura privatistica del predetto
Ente viene inoltre ribadita dal decreto legge
n. 468, del 26/7/94, che nuovamente gli con
ferisce all'art 9, comma 1, la denominazione
di ANAS, COS! come i successivi decreti rei
terati n. 551 e 649 del 1994 e n. 24 del
26/1/95.

L'Ufficio di statistica Sistan di tale Ammini
strazione non ha presentato per l'anno 1994
alcun lavoro da inserire nel Programma stati
stico nazionale.
* II Ministero del Turismo e dello Spettacolo, e

stato soppresso con decreto-legge n.80 del
2 febbraio 1994, in base all'esito del referen
dum del 18/4/93. Con Decreto del Presiden
te del Consiglio dei Ministri, del 12.3.94, so
no stati istituiti, nell'ambito ed alle dirette di
pendenze della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, due Dipartimenti; quello del Turi
smo e quello dello Spettacolo. Entrambi gli
Uffici svolgono, nell'ambito delle proprie
competenze istituzionali, anche attivita stati
stiche e le loro attivita, in tale materia, vengo
no coordinate dall'Ufficio Sistan della Presi
denza del Consiglio. Gli Uffici di statistica di
tali Dipartimenti non hanno presentato al
cun lavoro, per l'anno 1994, da inserire nel
Programma statistico nazionale.

* Ministero delle Poste e telecomunicazioni.
Con decreto-legge n.390, del 30.7.1993,

l'Amministrazione delle Poste e delle Comu
nicazioni e stata trasformata in Ente pubblico
economico assumendo la denominazione di
" Poste Italiane". Lo stesso decreto prevedeva
inoltre la trasformazione dello stesso Ente in
societa per azioni entro il 31/12/1996.

Allo stato attuale, pertanto, l'assetto del
Ministero, a seguito della scissione e separa
zione del suddetto Ente, non ha ancora ben
definito il proprio assetto organizzativo, per
cui si verifica che mentre presso il nuovo En
te e presente un efficiente Ufficio di statisti
ca Sistan (che operava gia presso la prece-
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UN SISTEMA INFORMATIVO PER GOVERNARE
L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

11 Ministero della Pubblica Istru
zione e organizzato sulla base di
una struttura estremamente artico
lata - costituita dagli Uffici della
amministrazione centrale, da 18
Sovrintendenze scolastiche regio
nali, da 94 Prouueditorati agli stu
di e da circa 15.000 scuole - impe
gnata con piil di un milione di unita
di personale sia nella formazione
quotidiana di circa 8.000.000 gio
vani e bambini sia nel controllo,
pianificazione e coordinamento del
servizio scolastico.

11 Sistema scolastico nazionale e
quindi caratterizxato da una patti
colare complessita amministratiua
e normatiua anche in considerazio
ne della capillarita del seruizio for
nito e della necessita di diversifi
carlo a seconda del contesto so
ciale ed economico in cui esso vie
ne erogato. Esso e, inoltre, forte
mente condizionato dall'andamento
della domanda [ormatiua, da ri
chieste di nuove professionalitd da
parte del mondo del lavoro e dalle
esigenze dell 'economia nazionale
come il contenimento della spesa.

In tale contesto t'Amministrazio
ne ha deciso di avvalersi di un pro
prio Sistema Informativo sia come
supporto nell 'attiuita gestionale
che come strumento utile afronteg-

giare in modo adeguato le nuove
esigenze manifestatesi con il de
centramento di competenze agli uf
fici periferici.

11 Sistema Informativo della Pub
blica Istruzione, nato nel1976, co
me strumento di supporto all'atti
vita di gestione degli uJfici centrali
e periferici, ha realizzato, in parti
colare, 1'automazione delle furizio
ni di gestione arnministratiua (or
ganico di diritto, mobilitd del per
sonale, costituzione delle commis
sioni di maturita, .. .), di gestione
giuridica (praticbe di ricostruzione
di carriera, di ricongiurizione, di fi
ne rapporto di lauoro, .. .) e di ge
stione contabile (stipendi del per
sonale docente della scuola ele
mentare, bilancio di preuisione, .. .J.

Nel corso degli anni sono. pero,
emerse nuoue esigenze di informa
tizzazione prouenienti non solo
dagli uJfici dei Provveditorati agli
Studi e dell'Amministrazione Cen
trale, ma ancbe dalle scuole. Per
tali motiui, agli inizi degli anni '90
si e dato inizio ad una fase di ri
progettazione del Sistema Infor
mativo.

Tale fase - con L'automazione
degli uffici (office automation) e il
decentramento delle potenzialita
elaborative (distribuzionc delle ap-

plicazioni) - ha 10 scopo di ridurre
i tempi di euasione delle pratiche
amministratiue. di garantire l'auto
nomia operatiua agli uffici nell'or
ganizzazione e nello suolgimento
delle attiuitd locali, di facilitare il
cittadino nella fruizione delle infor
mazioni che 10 riguardano e di in
tegrare le scuole nel Sistema Infor
mativo.

Altra caratteristica fondamentale
di questa euolu.zione, e quella di
considerare come utente finale del
seruizio scolastico "l'alurino", su
cui suiluppare la rappresentazione
fun.zionale del nuovo sistema, sia
per fini puramente gestionali (quali
la formazione delle classi e degli
organici), sia perfini di programma
zione scolastica, quali l'oJferta di
nuovi orientamenti didattici e la pia
nificazione di interuerui formatiui.

Si e inoltre scelto di non limitare
L'utilizzo delle informazioni agli
utenti "interni" del Sistema stesso.
un significatiuo miglioramento dei
servizi amministratiui, nella mag
gior parte dei casi, si esplica ap
pieno soltanto interagendo con le
Istituzioni cbe operano di concerto
con l'Amrninistrazione scolastica
quali ad esempio gli Enti Locali, la
Ragioneria Generale dello Stato, la
Corte dei Conti, l'INPS e per quan-

dente Amministrazione), il Ministero non ha
ancora provveduto a dotarsi di un proprio
Ufficio di statistica. Si tratta di una situazione
transitoria che e au spicabile che venga tern
pestivamente risolta.

In riferimento alle tavv. 1 e 2 che seguono,
c'e da segnalare che la situazione non risulta
sostanzialmente rnodificata nei riguardi di
quella esistente nell'anno 1993.

Considerando gli adempimenti normativi
(Tav.1):
* solo due dei responsabili degli Uffici di statisti

ca (Pubblica Istruzione e Trasporti) sono for-

240

niti di specifica laurea in Scienze Statistiche; sa
ranno tre allorche sara formalizzata la nomina
del funzionario designato presso il Ministero
della Universita e Ricerca Scientifica.

* gli Uffici continuano ad operare nella mag
gior parte dei casi in strutture non centraliz
zate e, di conseguenza, legate nelle loro
azioni dai vincoli determinati dalle relazioni
gerarchiche delle strutture di appartenenza.

In merito alle risorse disponibili (Tav.Z):
* risultano ancora limitati gli Uffici che hanno

dichiarato di essere collegati alla rete Itapac,
mentre alcuni hanno comunicato di non di-
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to riguarda gli aspetti conoscitivi
10 stesso Istat.

II contesto in cui si colloca il Si
stema Informativo edunque quello
di un "Sistema aperto" cbe intera
gisce con queste Istituzioni, rice
vendo e fornendo loro informazio
ni secondo appositi protocolii di
colloquio.

In tal modo it Sistema Informati
uo della Pubblica Istruzione con la
sua banca dati di considerevoli di
mensioni, alimentata da procedure
automaticbe inserite nel processo
amministrativo, si avvia ad essere
it principale strumento per gover
nare la scuola, e far si cbe essa
possa suolgere, con sempre mag
giore incisiuita, il ruolo che le e
proprio: [ormare Ie risorse urnane,
strategicbe per un futuro suiluppo
socio-economico del Paese.

Affincbe cia auuenga, enecessa
rio cbe it Sistema scolastico erogbi
un seruizio dioersificato ed effi
ciente, rispondente alle esigenze
indotte dalla nostra societa in con
tinua evoluzione, interpretandone
le esigenze primarie.

Pertanto, nell'ambito del Sistema
Informativo, si ecostituito un Siste
ma di Supporto alle Decisioni
(S.S.D.), cioe uri insieme integrato
di seruizi e di strumenti utili al go-

uerno del sistema scolastico, cbe e
di supporto all'Amministrazione
nella ualutazione della necessita di
interuenti, nell'indiuiduazione dei
proouedimenti piii opporturii da
adottare e nella valutazione degli
effetti.

II S.S.D. si auuale del patrimonio
di informazioni cbe si euenuto con
stantemente a creare all'interno
del Sistema Informativo; esso per
mette ai responsabili dell'Ammini
strazione di lavorare autonoma
mente con una serie di strumenti
specializzati per poter svolgere al
meglio i propri compiti di indirizzo,
controllo e pianijicazione.

Attrauerso ilS.S.D.:

1. uiene valorizzato ed arriccbi
to il gia consistente patrimonio
informatiuo del sistema, rendendo
10 facilmente e direttamente dispo
nibile per obiettioi conoscitiui e de
cisionali;

2. vengono offerti strumenti di ti
po statistico utili per defin ire le
strategic di conduzione e supper
tare le conseguenti uariazioni di
normatiua mediante:
- la rappresentazione e l'analisi

dei fenomeni, esponendo in modo
"ragionato" i dati, gli euenti e le

LE RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE

tendenze phi significatiue cbe in
jluenzano il Sistema scolastico
(situazione demografica, situa
zione socio-economica, etc.),

- it monitoraggio, all'interno del
mondo scolastico, dei dati e degli
euenti piii significatiui sul piano
econornico, sul piano degli inue
stimenti in corso di attuazione,
sulle risorse professionali, stru
mentali e strutturali, in termini di
efficacia e di efficieriza;

- l'effettuazione di attente simula
zioni a fronte di scenari ipotizza
bili di volta in volta, esponendo i
risultati conseguenti alle scelte
operate.
Infine, a partire dall'anno scola

stico 1993-94, i dati acquisiti dal
Sistema Informatiuo vengono utiliz
zati ancbe nella produzione delle
statisticbe periodicbe sulle scuole,
nel contesto di un importante pro
cesso di integrazione auuiato con
l'Istituto Nazionale di Statistica. Ta
le lavoro comporterd una raziona
lizzazione ed un ampliamento del
complesso dei dati statistici
sull'istrtczione, basati su un pill effi
cace utilizzo dei dati amministratiui
afini statistici che consente all'Istat
di liberare progressivamente risor
se per la realizzazione di indagini
nuoue sui temi dell'istnczione.

sporre nemmeno di una apparecchiatura
fax 0 per fotocopia;

* nell'anno 1994 si e registrato un lieve incre
mento numerico dei P.e. a disposizione.
La consistenza globale di tali attrezzature

tuttavia risulta, come ribadito in altra occasio
ne, quanto mai scarsa per poter intraprende
re quei pracessi di praduzione e di elabora
zione a sostegno della funzione statistica che
gli Uffici sono chiamati a svolgere sia in favo
re delle attivita gestionali delle praprie Am
ministrazioni che di quella di informazione
utile per l'intera collettivita.
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ENTI PUBBLICI

Nel corso del 1994 l'Istat ha intensificato i
rapporti con gli Enti pubblici nazionali al fine
di giungere ad un pili soddisfacente assetto
della lora organizzazione statistica; in parti
colare, per quanta attiene all'attivita svolta in
qualita di organi del Sistema. Occorre infatti
tener presente che l'istituzione di un Ufficio
di statistica, quale previsto dalla normativa vi
gente, rappresenta un fatto innovativo e, ge
neralmente modeste, sono le risorse destina
te a questa particolare funzione. Fanno, natu-
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Tavola 1 - Vffici di statistica delle Amministrazioni Centrali dello Stato e delle aziende autonome -
Adempimenti normativi - Situazione a131.12.1994

RESPONSABILE COLLOCAZIONE INVIO
UFFICIO c/o RELAZ

UFFICIINTERESSATI
Laurea Altra Gabi- Altra

Statistica Laurea netto struttura 1994

Ministeri

Pres. Cons. Ministri x x x

Affari Esteri x x x

Ambiente x x x

Beni Cultur, ed Ambient. x x x

Bilancio e Progr. Econ. x

Commercia Estero x x

Difesa x x x

Finanze x x x

Grazia e Giustizia x x x

Industria, Comm.e Artig. x x x

Interno x x x

Lavori Pubblici x x x

Lavoro e Previdenza Soc. x x x

Paste e Telecomunicaz.

Pubblica Istruzione x x x

Risorse agr.alim.e for. x x x

Sanita x x x

Tesoro x x x

Ragioneria Gen. Stato x x x

Trasporti e Navigazione

ex Marina Mercantile x x x

ex Trasporti x x x

Universita e Ric.scient. x C*) x

Aziende Autonome

EIMA C**)

ANAS C**)

Monopoli di Stato

x

x

x

x

x

x

C*) n Ministero ha provveduto nel 1994 solo alia designazione del funzionario responsabile.
C**) In corso di trasformazione.
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Tavola 2 - Uffici di statistica delle Amministrazioni Centrali dello Stato e delle aziende autonome 
Risorse disponibili - Situazione al 31.12.1994

PERSONALE

UFFICI INTERESSATI

ATTREZZATURE

PC

Tempo
pieno

Solo Totale Linea
parziale ITAPAC

Fax Fotoco
piatrici (a) (b)

Termi
nali

Ministeri

Pres. Cons. Min. 4 4 x x x 3
Affari Esteri 2 2 x x 2

Ambiente 3 3 x x x 2

Beni Cult. ed Amb. 5 5 x 1

Bilancio e Prog.Ec.

Commercia Estero 1 1

Difesa 7 7 x x 5
Finanze 4 1 5 x 4

Grazia e Giustizia 6 6 x 1

Industria 6 6 2 1 1

Interno 1 9 10 x x 2 2

Lavori Pubblici 7 7 x x 2

Lavoro e Prey. Soc. 4 4 2

Paste e Telecomunic. 1 1 x x 1

Pubblica Istruzione 17 4 21 x 4

Risorse agr.al.e for 19 19 x x x 10 2

Sanita 10 1 11 x 8 3
Tesoro 2 1 3 x x x 1 2 1

Rag. Gen. Stato 2 5 7 x 4

Trasporti e Navigaz.

ex Marina Mercantile 7 1 8 5
ex Trasporti 1 16* 17 x x 12*

Univ. e Ric.scient,

Aziende Autonome

EIMA **

ANAS '*

Monopoli di Stato

6

7

6

7

x x 6

5

2

1

(a) in dotazione esclusiva, (b) presso altra struttura.
• Trattasi di risorse della Direzione Generale del POc.
"In corso di trasformazione.
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ralmente, eccezione quegli Enti la cui attivita
necessita di indispensabili supporti statisti
co-attuariali. Tuttavia, anche presso di essi ri
sulta innovativa la concezione di integrazione
in un Sistema di tanto ampia portata.

Particolare attenzione e stata rivolta alla
crescita degli uffici presso quegli Enti che
presentavano ancora maggiori problemi. La
Segreteria Centrale del Sistan ha avviato con
tatti con l'Istituto Poligrafico dello Stato che
ha provveduto alI'istituzione dell'Ufficio di
statistica ai sensi del D.lgs. n. 322/89. Analoga
attenzione e stata rivolta alI'ANPA (Agenzia
Nazionale Protezione Ambiente) inserita nel
Sistema statistico nazionale dall'art. 8 del
D.lgs. n. 496/93.

La struttura organizzativa del Sistema nel
1994 e stata fortemente interessata, oltre che
dall'inserimento delI'ANPA, dal processo di
privatizzazione di taluni Enti pubblici di livel
10nazionale.

Se l'ampliamento del Sistema a nuovi sog
getti puo essere inteso come arricchimento
del patrimonio informativo e dell'organizza
zione dei processi di produzione e diffusione
dei dati statistici, la trasformazione in aziende
private di alcuni soggetti pubblici pone pro
blemi non trascurabili.

In un Sistema volto alla massima valorizza
zione degli archivi amministrativi e gestionali
ed alla circolazione delle informazioni anche
individuali, purche anonime, la natura giuridi
ca dei soggetti costituisce, nell'attuale quadro
normativo, un fattore limitante di grande rile
vanza.

II fenomeno che, al momento, interessa
due soli Enti (Ferrovie dello Stato ed ENEL) e
destinato a coinvolgere diversi altri Enti
pubblici attualmente compresi nel Sistan ai
sensi dell'art. 2, lettera g), del D.lgs.
n.322/89.

La rilevanza del problema ha indotto il Co
mitato di Indirizzo e Coordinamento
dell'Informazione Statistica ad esaminarlo in
piu di una occasione. L'orientamento emerso
e l'affermazione dell'esigenza di conservare i
soggetti in questione nel Sistema sottolinean-
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do gli aspetti che, anche a privatizzazione av
venuta, li collegano alle funzioni stataIi. La de
licatezza della materia ha, comunque, suggeri
to un approfondimento sotto il profilo pret
tamente giuridico.

Nella fase attuale, tuttavia, e prevalso un at
teggiamento essenzialmente pragmatico che
ha garantito gli usuali livelli di collaborazione.

Le tavole che seguono forniscono alcuni
dati inerenti 10 stato di attuazione degli Uffici

"di statistica presso gli Enti pubblici e le risor
se di cui detti uffici possono disporre.

La tavola 3 consente di rilevare che tutti gli
Enti compresi nel Sistema hanno provveduto
a costituire l'Ufficio di statistica, come previ
sto dal decreto 322/89. Rispetto al preceden
te anna si deve, anzi, evidenziare la regolariz
zazione della situazione da parte del Poligrafi
co dello Stato. Deve essere ricordato, tuttavia,
come alcuni vi abbiano provveduto affidando
la funzione statistica ad altro ufficio preesi
stente. Questa circostanza deve essere tenuta
presente nel valutare le risorse disponibili e il
rilievo che l'attivita statistica assume nell'am
bito di questi uffici.

La carenza riscontrabile presso l'INPDAP
e da ricollegare alla sua recente istituzione e,
sul piano operativo, e in parte superata dalla
esistenza di un Ufficio di statistica presso cia
scuno degli Enti Sistan, attualmente incorpo
ratio

Le risorse umane disponibili non presen
tano variazioni degne di rilievo rispetto al
1993. Si puo, eventualmente, rilevare qualche
modesta variazione positiva presso alcuni En
ti caratterizzati da un numero minima di ad
detti. Anche il profilo culturale dei responsa
bili e degli addetti agli Uffici di statistica non
presenta particolari novita. Complessiva
mente, risultano impegnati negli uffici di sta
tistica 225 persone. Di esse ben 124 risultano
essere laureate, con una presenza di 98 laurea
ti in statistica. Un esame di dettaglio della ta
vola 4 evidenzia, tuttavia, come 178 addetti ri
sultino concentrati in soli tre enti e, addirittu
ra, 152 nei due principali Enti previdenziali
(INPS e INAIL). Analoga situazione si puo ri-
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levare per i laureati; dei 124 disponibili in to
tale 82 sono occupati presso i due Enti sopra
citati e altri 10 presso l'Istituto Superiore di
Sanita. L'alta concentrazione riscontrabile
nella distribuzione degli addetti denuncia la
modestia delle risorse allocate negli Uffici di
statistica degli altri Enti; situazione facilmente
rilevabile dalla Tav. 4.

Una situazione non dis simile si riscontra
per la disponibilita di attrezzature informati
che. Dei 138 P.c. che costituiscono la dota
zione complessiva, 80 appartengono agli Uf
fici di statistica dell'INPS e dell'INAIL che,
inoltre, detengono 48 dei 53 terminali di cui
sono dotati i 14 uffici cui la tavola si riferisce.
La presenza di apparecchiature il cui uso deve
essere condiviso con altri servizi dello stesso
Ente e, complessivamente, piuttosto conte
nuta: 32 P.c. e 13 terminali.

LE RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE

Particolarmente modeste risultano le dota
zioni degli uffici di alcuni Enti che possono
disporre di un solo P.c.; in dotazione esclusi
va (CONI) 0 in regime di condivisione
(SCAU). Attualmente sprovvisto di qualsiasi
attrezzatura risulta il neo-costituito Ufficio di
statistica del Poligrafico.

.Eappena il caso di ricordare che il grado di
concentrazione riscontrato nelle risorse
umane e tecnologiche a disposizione degli
Uffici di statistica e conseguente alIa diversa
importanza che la funzione statistica assume
presso Enti quali l'INPS e l'INAIL.

Nelle tavole non sono riportati i dati relati
vi agli Enti di informazione statistica facenti
parte del Sistan in quanta per tali Enti non si
pone, evidentemente, il problema della orga
nizzazione di un Ufficio di statistica ai sensi
del D.lgs. n. 322/89.

Tavola 3 - Vffici di statistica degli Enti pubblici - Adempimenti normativi - Situazione al 31.12.1994

RESPONSAIlILE Invio
Relazioni

Costituzione Laurea Altra 1994
Ufficio statistica laurea

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

UFFICI INTERESSATI

ACI

CNR

CONI

ENASARCO

ENEA

ENEL

FERROVIE DELLO STATO

ICE

INAIL

INPS ....
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

STITUTO SUPERIORE Dr SANITA

ISVAP

SCAU

INPDAP:

Gestione:

ex ENPAS

ex INADEL

ex ISTITUTI PREVIDENZIALI
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Tavola 4 - Uffici di statistica degli Enti pubblici - Risorse disponibili - Situazione al 31.12.1994

NOTIZIE SUL PERSONALE

UFFICI INTERESSATI
Totale

ACI 5
CNR 2
CONI 4
ENASARCO 1
ENEA 2
ENEL 12
FERROVIE DELLO STATO 6
ICE 3
INAIL 67
INPS 85
1ST. POLIG. E ZECCA DELLO STATO 1
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA 16
ISVAP 3
SCAU 2
INPDAP:
Gestione:

ex ENPAS 6
ex INADEL 2
ex Istituti Previdenziali 8

TOTALE 225

Tavola 5 - Uffici di statistica - Regioni e Province autonome - Risorse disponibili - Situazione al
31.12.1994

NOTIZIE SULLE ATTREZZATURE

PC collegati
con elaboratore

centrale

PC non collcgau
con claborarorc

centrale

UFFICI INTERESSATI

ACI
CNR
CONI
ENASARCO
ENEA
ENEL
FERROVIE DELLO STATO
ICE
INAIL
INPS
1ST. POLIG. E ZECCA DELLO STATO
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA
ISVAP
SCAU
INPDAP:
Gestione:

ex ENPAS
ex INADEL
ex Istituti Previdenziali

Legenda:
(a) in dotazione esclusiva
(b) presso altra struttura

(a)

1

1
7

13
26

2

1

(bJ

2

4
2

eo

3
1
1
1
2
3
4

14
27

2
1
5

(bJ

7

5

1

(aJ

2

2
1

43
5

Terminali
collegati con
dab. centrale

(bJ

5

8

eo

2

PC collegati
con altri
personal

(b)

7

4
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REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Dal monitoraggio relativo alla costituzione,
all'organizzazione ed al funzionamento degli
uffici risulta che si sono strutturati, in base al
D.1gs. n. 322/89, gli Uffici di statistica presso
11 regioni e le 2 province autonome di Tren
to e di Bolzano.

I responsabili di detti Uffici risultano tutti
regolarmente nominati. In relazione al titolo
di studio, 3 sono laureati in statistica e 10 in al
tre discipline (Tav.6).

La dotazione organica degli Uffici di stati
stica e complessivamente di 203 addetti, di
cui: 20 con laurea in statistica, 71 con altra lau
rea e 112 con altro titolo di studio (Tav.7).

Per quanta attiene alle attrezzature, gli uffi
ci, oltre le normali linee telefoniche e di fax
sono dotati di 106 P.c. e 17 terminali collega
ti con l'elaboratore centrale nonche di 82
P.c. non collegati (Tav. 8).

ORGANIZZAZIONE SUB-REGIONALE

Aspetti generali

A fine 1994 la rete locale risultava costituita
da 1.738 Uffici di statistica, di cui 1.604 a livel
10 comunale. In termini di estensione della
rete, i risultati conseguiti appaiono deludenti
rispetto all' incremento di quasi 400 unita veri
ficatosi nel1993. La crescita del Sistema appa
re ancor meno soddisfacente se si considera
che l'incremento deriva essenzialmente dalla
costituzione di uffici presso comuni di picco
le dimensioni. E da evidenziare, in particola
re, la modesta crescita che si riscontra presso
i comuni con 20.000 abitanti 0 pili e presso
Enti di particolare rilevanza, quali le province;
rispettivamente 5 e 4 uffici di nuova costitu
zione.

Una situazione del tutto specifica e presen
te nelle Unita sanitarie locali che, per i motivi
illustrati nella premessa, si trovano a non di
sporre di indicazioni di natura organizzativa
e, inoltre, sono caratterizzate da una situazio-
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ne di incertezza operativa degli uffici a suo
tempo costituiti. Questi, infatti, ove sono sta
ti incorporati in unita sanitarie pili grandi di
quelle che li avevano istituiti, trovano diffi
colta a definire la propria competenza nel
nuovo contesto organizzativo.

I 92 Uffici di statistica delle Prefetture, pur
evidenziandosi per una crescente .consape
volezza della funzione loro assegnata dal
D.1gs. n. 322/89, risentono delle limitazioni
derivanti dalla indisponibilita di personale
da dedicare in modo esc1usivo alIa attivita
statistica.

II problema di una formazione specifica e
affrontato dal cornpetente Ministero con de
terminazione attraverso corsi a cadenza an
nuale, rna richiede, naturalmente, i necessari
tempi di assimilazione; particolarmente, in
presenza di personale assorbito da altri com
piti istituzionali. In prospettiva, sarebbe for
se pili opportuno orientare la formazione dei
responsabili degli Uffici statistica verso la
conduzione di gruppi 0 di progetti; cia in
considerazione della loro veste di Presidenti
dei Gruppi di coordinamento delle fonti sta
tistiche a livello provinciale.

II processo di regolarizzazione formale da
parte di Enti dotati, gia prima del 322/89, di
un Ufficio di statistica e proseguito; il feno
meno ha interessato soprattutto enti di parti
colare rilevanza quali Camere di commercio e
alcuni grandi comuni.

L'adozione di uno specifico atto formale di
recepimento della riforma introdotta nel
1989 ha una sua valenza pratica in quanto im
plica una individuazione dell'ufficio quale or
gano del Sistema e comporta un'esplicita as
segnazione ad esso dei compiti previsti dalla
normativa.

Questa fase assume particolare importanza
in considerazione della frequenza con cui l'at
tivita statistica risulta dispersa presso uffici di
versi della stessa amministrazione; in questi
casi, l'istituzione di una funzione di coordina
mento della produzione statistica e di valuta
zione dei fabbisogni informativo-statistici ri
sulta quanto mai importante.
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Tavola 6 - Uffici di statistica Regioni e Province autonome - Adempimenti normativi - Situazione
al 31.12.1994

RESPONSAflILE

UFFICI INTERESSATI

Regioni
Piemonte
Lombardia
Veneto
Friuli V.G.
Emilia Romagna
Toscana
Marche
Abruzzo
Campania
Calabria
Sicilia

Province autonome
Bolzano
Trento

Costituzionc
Ufficio

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Laurea
Statistica

x

x

x

Altra
Laurea

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

Tavola 7 - Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome - Risorse disponibili - Situazione

al 31.12.1994

'10TIZIE SUL PERSO:--lALE

UFFICI INTERESSATI
Titolo di studio

Totale Laurea Altra Altro Tempo
Statist. Laurel TItolo pieno

Regioni
Piemonte 4 1 3 4
Lombardia 18 4 5 9 17
Veneto 10 6 2 2 4
Friuli v.o. 4 3 1 4
Emilia Rom. 28 5 17 6 9
Toscana 17 9 8 15
Marche 14 1 4 9 14
Abruzzo 13 3 10 4
Campania 20 2 18 20
Calabria 2 1 1
Sicilia 10 1 7 2 4

Province autonome
Bolzano 30 8 22 25
Trento 33 2 9 22 16

TOTALE 203 20 71 112 136
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Tavola 8 - Vffici di statistica - Regioni e Province autonome - Risorse disponibili - Situazione al
31.12.1994

NOTIZIE SULLE ATTREZZATURE

PC callegati PC non collegati Termlnali
UFFICI INTERESSATI con elaboratore con elaboratore collegati con

centrale centrale elaboratore centrale

(a) (b) (a) (b) (a) (b)

Regioni
Piemonte 3
Lombardia 3 17 2
Veneto 6 2
Friuli V.G. 2 3
Emilia Rom. 16 24 4
Toscana 12 3
Marche 3 8 1
Abruzzo 11 1
Campania 15
Calabria 2 1
Sicilia 12 52
Province Aut.
Bolzano 30 12 5
Trento 22 1 2

TOTALE 106 68 82 1 17 1

Legenda: (a) in dotazione esclusiva; (b) con altra struttura

Nel momenta attuale, questa esigenza di
chiarificazione organizzativa si combina con
l'obbligo che hanno le pubbliche ammini
strazioni di rivedere la loro struttura organiz
zativa.

Tale circostanza, come si e avuto modo
di rilevare nella premessa, ha provocato, al
momento, un rallentamento dello sviluppo
del Sistema, dovendo, ciascun Ente, collo
care la istituzione 0 riorganizzazione
dell'ufficio di statistica nel pili generale
processo di ristrutturazione dell'intera am
ministrazione.

Non sono mancate, peraltro, situazioni
preoccupanti di tendenza a frazionare la fun
zione statistica, compromettendone quel re
quisito di unitarieta, sancito dalle direttive,
che costituisce un presupposto dell'attivita di
coordinamento.
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In proposito, l'Istituto nazionale di statisti
ca e intervenuto con una lettera circolare, in
dirizzata a tutti i sindaci dei comuni capoluo
go 0 con almeno 100.000 abitanti, nella quale
vengono ribaditi i principi organizzativi defi
niti dalle direttive emanate dal Comitato di in
dirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica e ne viene evidenziata la risponden
za ai principi generali di organizzazione indi
cati nella legge 537/93.

Al tempo stesso, l'Istat ha sollecitato
un'azione chiarificatrice sull'argomento, sia al
Dipartimento della Funzione pubblica che al
Ministero dell'Interno.

L'argomento e stato anche trattato, in col
laborazione con funzionari Istat, nei corsi di
formazione per i responsabili degli Uffici di
statistica delle Prefetture ed ha, inoltre, trova
to una sua illustrazione in un apposito docu-
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mento messo a punto dal Ministero dell'In
terno.

Il coinvolgimento dei responsabili degli
Uffici di statistica prefettizi assume un parti
colare rilievo.

Infatti, a tali funzionari, nell'ambito dei
Gruppi di lavoro costituiti presso le Prefettu
re, e stata affidata la funzione di illustrare la
corretta applicazione della normativa alla luce
della legislazione successiva alla emanazione
delle direttive Istat.

I risultati dell'azione svolta dai Gruppi di
coordinamento, che integra l'attivita assicura
ta dagli Uffici regionali dell'lstat, hanno risen
tito delle incertezze relative all'applicazione
delle direttive ed hanno, inoltre, sofferto del
la complessita delle procedure che la legisla
zione, in molti casi, impone per il riassetto
organizzativo degli Enti.

A livello comunale, come si e gia detto, ha
influito anche l'attesa di nuove indicazioni or
ganizzative da parte dell'lstat, fornite nell'ago
sto scorso con la circolare n. l/Sistan.

L'attivita promozionale dei Gruppi si e
mantenuta, generalmente, sui livelli consue
ti, anche se, in alcune province, i Gruppi so
no rimasti quasi inattivi. Alla consueta azione
in questa campo, si deve aggiungere una
maggiore attenzione all'analisi delle fonti
informative locali che si e avuta in varie pro
vince. Questo lavoro ha gia consentito, in
qualche Prefettura, di avviare alcune iniziati
ve particolarmente rivolte ai problemi
informativi locali dalle quali e lecito attender
si un importante effetto di promozione .del
la funzione statistica presso le amministra
zioni locali.

Come gia evidenziato 10 scorso anno, oc
corre un maggiore sforzo a sostegno dello
sviluppo della rete locale.

Tale impegno si deve esprimere in una
azione di effettiva attivazione degli uffici co
stituiti, secondo un criterio di gradualita, che
sappia determinare un reale coinvolgimento
degli uffici nei lavori compresi nel PSN e, poi,
di partecipazione a progetti finalizzati alle
esigenze delle amministrazioni locali.
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L'attivazione degli Uffici di statistica incon
tra diversi ostacoli.

All'interno dei comuni sono da evidenzia
re:

a) la resistenza di molti uffici, produttori
dei dati statistici di fonte amministrativa, ad
accettare una qualsiasi forma di "supervisio
ne" da parte dell'Ufficio di statistica;

b) la resistenza delle stesse amministrazio
ni, che non colgono una utilita reale in questa
forma di coordinamento.

All'interno dell'lstat non si rileva un'ade
guato impegno per l'osservanza del ruolo
centrale che la normativa assegna all'Ufficio
di statistica. E frequente, infatti, che i Servizi
preferiscano intrattenere rapporti diretti
con gli uffici comunali detentori dei dati,
escludendo l'intervento dell'Ufficio di stati
stica ove costituito.

E possibile che tale atteggiamento sia mo
tivato, oltre che da una consetudine consoli
data, anche dal timore che l'inserimento degli
Uffici di statistica neo-costituiti, nell'iter di
trasmissione dei dati, determini un rallenta
mento dei flussi informativi.

Le difficolta esistenti 0 paventate suggeri
scono gradualita nell'azione di coinvolgimen
to, differenziazione secondo le realta locali e,
infine, connessione tra attivita richiesta agli
uffici e addestramento 0 formazione degli ad
detti.

L'impegno necessario e grande e, quindi,
occorre che Uffici Regionali Istat e Uffici di
statistica delle Prefetture possano costituire
risorse realmente disponibili per l'attivita di
promozione e di addestramento, oltre che
per 10 sviluppo di progetti finalizzati alla valo
rizzazione dell'informazione di interesse lo
cale.

A tale scopo, potra risultare determinante
la collaborazione di Enti appartenenti a di
verse categorie, quali sono rappresentate nei
Gruppi di lavoro prefettizi, e di altri soggetti
di rilevanza locale.

A livello centrale occorre, pero, guidare
questo processo secondo obiettivi ed inter
venti definiti ai quali i soggetti chiamati a colla-
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borare si sentano vincolati. II necessario
coordinamento puo essere assicurato da una
stretta intesa tra Istat, Ministero dell'Interno,
UPI ed ANCI. Per la individuazione dei pro
getti di interesse locale, in particolare, un
contributo determinante dovrebbe venire
dalle associazioni degli enti locali. Da parte
dell'Istat, occorre siano promosse quelle ini
ziative capaci di intensificare il rapporto con
i soggetti periferici valorizzando il ruolo degli
Uffici di statistica, ove costituiti; cia senza che
si verifichino perdite di efficienza nelle fasi di
raccolta e revisione dei dati.

La circolare n. l/Sistan, in altra parte citata,
dovrebbe porre ogni amministrazione in
condizione di superare il problema delle ri
sorse umane.

Occorre, tuttavia, anche un'azione di chiari
ficazione dei compiti che, essenzialmente, si
richiedono all'Ufficio di statistica nella fase at
tuale. Se e ben vera la penuria di risorse uma
ne dei piccoli comuni, e anche vero che mo
desto e il numero di modelli statistici che
debbono essere compilati. Verificare la com
pletezza e correttezza delle informazioni tra
smesse nell'ambito del PSN non appare un
impegno gravoso, richiede, questo si, cono
scenza delle norme di rilevazione. L'attivazio
ne degli uffici deliberati e oggi l'obiettivo pri
mario: a livello locale come a livello centrale.

Per conseguire i risultati indicati, la compe
tente struttura dell'Istat ha predisposto un
programma di lavoro che vede coinvolti i
Gruppi di lavoro delle Prefetture.

Un primo passo e gia stato attuato indicen
do delle riunioni volte a sensibilizzare i re
sponsabili degli Uffici di statistica costituiti ed
a raccogliere le loro osservazioni.

E questo un processo, pero, che deve tro
yare una completa sistematica affermazione
se si vuole avere un quadro chiaro della situa
zione esistente e non dare agli interventi ca
rattere episodico.

Questa azione, infatti, sara sterile se non
verra accompagnata da un effettivo coinvolgi
mento degli uffici e non sara sorretta dal ne
cessario addestramento.
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Operare secondo interventi indifferenziati
non e logico a fronte di una realta estrema
mente diversa.

L'accettazione del ruolo degli Uffici di stati
stica da parte degli uffici produttori dei dati,
puo essere facilitata dalla presenza di una atti
vita che dia alIa trasmissione delle informa
zioni all'Ufficio di statistica un significato che

. non sia di mero assoggettamento ad un con
trollo. Un ruolo in tal senso puo essere assol
to dalla diffusione dei dati prodotti e dalla 10
ro elaborazione per esigenze proprie della
amministrazione 0 della utenza locale.

Questa considerazione conduce alla esi
genza di far evolvere l'utilizzazione diretta dei
dati, svincolandola dalla validazione definitiva
da parte dell'ente titolare della rilevazione.

La funzione di garanti dell'informazione,
che compete agli Uffici di statistica, deve tro
yare espressione, anzitutto, nei riguardi dei da
ti di cui la stessa ammistrazione e detentrice.

Vi e un problema di professionalita e di ga
ranzia dell'utente.

La soluzione puo essere facilitata con la de
finizione di norme sui controlli cui assogget
tare i dati e col ricorso a verifiche attuate con
strumenti informatici.

Un'altra forma di intervento verso 10 svilup
po della funzione statistica a livello locale puo
essere costituito, come evidenziato nel rap
porto relativo all'anno 1993, da una pili soddi
sfacente analisi territoriale dei dati da parte de
gli organi centrali titolari delle rilevazioni.

Altro fattore di sviluppo degli Uffici di stati
stica puo essere una collaborazione con gli al
tri uffici comunali nell'ambito della, ancora
inesplorata, informatizzazione a fini statistici
dei dati gestionali e amministrativi. Equesto un
campo in cui potrebbero collocarsi progetti
di assoluto interesse per le amministrazioni.

La grande professionalita che necessita
sembra circoscriverne l'interesse ai comuni
di maggiore dimensione.

Si ritiene, viceversa, che possano proporsi
progetti in grado di coinvolgere anche cornu
ni di piccole dimensioni, purche, si sappiano
individuare problematiche che abbracciano
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ambiti territoriali non riconducibili all'area di
un solo comune.

La tavola 9 fornisce il quadro complessivo
della stato di attuazione della rete locale. In
merito, si precisa che, per motivi di compa
rabilita con i dati del precedente anno, si e
preferito non tener conto delle province di
recente istituzione. E del resto da considera
re che, proprio a causa della loro recente
istituzione, non vi sono ancora Uffici di stati
stica operanti; ne presso le Camere di com
mercio, ne presso le Amministrazioni pro
vinciali.

La rete comunale ha riconfermato una
maggiore capacita di sviluppo al Centro, do
ve l'incremento e stato del 18,1%, ed al Meri
dione con una crescita del 15,5%. L'Italia set
tentrionale, malgrado l'elevato numero di co
muni che la caratterizza, risulta, tutt'ora, la ri
partizione con il minor numero di Uffici di
statistica costituiti e con un tasso di crescita
nettamente inferiore (6,2%). Il fatto e certa
mente influenzato dall'elevato numero di co
muni di piccolissime dimensioni che con
traddistingue il Nord.

Si segnala, solo per precisione, che l'incre
mento della rete comunale risulta lievemente
superiore se 10 si computa in termini di co
muni serviti da un Ufficio di statistica. Cia in
quanta 13 comuni (8 in Emilia e 5 nelle Mar
che) hanno dato vita a due Uffici di statistica
in forma associata. n fenomeno appare anco
ra troppo modesto, sotto il profilo numeri
co, per essere motivo di una distinta valuta
zione.

L'entita degli incrementi verificatisi non ha
potuto determinare mutamenti strutturali
dell'organizzazione statistica territoriale.

Vi e, anzi, da rilevare una pili accentuata
presenza degli uffici dell'Italia meridionale e
centrale.

Di conseguenza il grado di realizzazione
della rete raggiunge il 35,9% al Sud, con 942
uffici, il 29,4% al centro, 307 uffici e tocca
appena il 10,6% nel settentrione, ove risul
tano costituiti solo 489 uffici a fronte di
4.621 Enti tenuti ad istituirlo. Naturalmen-
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te, la preponderanza del numero dei co
muni fa si che il grado complessivo di rea
lizzazione sia determinato dagli uffici co
munali.

Se, viceversa, si considerano le Province
separatamente, si osserva come il grado di
realizzazione sia assai pili elevato al Nord
(57,9%) con 22 uffici a fronte di 38 province.

I comuni sono la categoria di Enti in cui la
realizzazione del Sistema risulta pili arretra
ta, ma cia e la logica conseguenza del nume
ro elevato delle amministrazioni comunali e
delle dimensioni ridottissime di molte di
esse.

Come per il precedente anno, e stato con
dotto un monitoraggio su alcuni aspetti
dell'organizzazione e dell'attivita degli Uffici
di statistica di Province, Camere di commer
cio e Comuni con almena 20.000 abitanti. I
tempi ristretti stabiliti dalla normativa, hanno
reso necessario raccogliere gran parte delle
informazioni relative alle Camere di Com
mercio mediante intervista telefonica dei re
sponsabili degli Uffici di statistica. La preci
sione dei dati, pertanto, puo risentire della
tecnica che si e dovuto adottare.

Esaminando la tav. 10, si evidenzia il peso
(92,8%) che assumono gli addetti comunali in
conseguenza della presenza predominante
(92,3%) degli Uffici di statistica dei comuni
nella rete locale.

La distribuzione territoriale non presenta
novita di rilievo rispetto al 1993: il Sud occupa
il 52% dei 6.078 addetti presenti nella rete lo
cale, a fronte del 18% del Centro e del 30% del
Nord.

Invariato, rispetto all'anno precedente, ri
sulta anche il numero medio di addetti agli uf
fici, che possono disporre di 3,5 unita ciascu
no. Le differenze riscontrabili per i diversi ti
pi di Enti 0 ripartizioni geografiche non evi
denziano, in alcun caso, situazioni organizza
tive di particolare importanza.

Si deve anzi rilevare una leggera flessione
del numero medio di addetti agli Uffici di sta
tistica camerali, per i quali si registra un 3,8
contro un 3,9 del 1993.
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Tavola 9 - Ufflci di statistica costituiti per ripartizione

CAMERE DI PROVINCE COMUNI TOTALE
RIPARTIZIONI COMMERCIO

N. U.S. N. U.S N. U.S. N. u.s.

Nord 38 38 38 22 4.545 429 4.621 489
Centro 20 20 20 6 1.003 281 1.043 307
Sud 34 34 34 14 2.556 894 2.624 942
Italla 92 92 92 42 8.104 1.604 8.288 1.738

Tavola 10 - Uffici di statistica e addetti in totale per ripartizione

CAMERE DI
RIPARTIZIONI COMMERCIO PROVINCE COMUNI TOTALE

u.s. ADDETTI U.s. ADDETTI U.S. ADDETTI U.s. ADDETTI

Nord 38 150 22 49 429 1.623 489 1.822
Centro 20 90 6 18 281 1.010 307 1.118
Sud 34 106 14 25 894 3.007 942 3.138
Italla 92 346 42 92 1.604 5.640 1.738 6.078

II fenomeno risulta pili accentuato se si
considera il personale adibito in modo esclu
sivo alla funzione statistica.

I dati riportati nella tavola 11 consentono
di rilevare che il numero di addetti alIa sola at
tivita statistica e passato da 0,69 a 0,61 sul
complesso; cia a seguito di una diminuzione,
in termini assoluti, di 11 unita, malgrado la isti
tuzione di 192 nuovi uffici.

La flessione interessa principalmente le
Province ed i Comuni; presso questi Enti la
media degli addetti alla sola attivita statistica e
passata, rispettivamente, da 0,82 a 0,76 e da
0,66 a 0,57. Cia malgrado il valore estrema
mente basso che gia caratterizzava le Provin
ce e, ancor pili, i Comuni. Per i comuni, la fles
sione deve essere rapportata anche all'effetto
prodotto dalla istituzione di 188 nuovi uffici
presso amministrazioni di piccole dimensio
ni, normalmente sprovviste di personale adi
bito alIa sola funzione statistica. Si deve, tutta
via, rilevare come, anche presso i Comuni con
almena 100.000 abitanti, la flessione sia pre
sente, sebbene in termini assai contenuti,
Presso queste amministrazioni, il personale
addetto in modo esclusivo all'attivita statistica
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e sceso a 538 unita, contro le 585 del 1993. La
media e, pertanto, variata da 12,7 a 12,2.

Le Camere di commercio, viceversa, han
no fatto registrare un aumento del personale
specializzato, che e passato dalle 93 unita del
1993 alle 99 del 1994.

La flessione che, nel complesso, si e rnani
festata nel numero di persone adibite a com
piti esclusivamente statistici, si ritiene debba
essere ricondotta a due fattori:

1) la mancata reintegrazione del personale
cessato dal servizio;

2) la necessita di attribuire nuovi compiti a
personale precedentemente impegnato in
attivita prettamente statistiche.

Tale esigenza, naturalmente, costituisce
un'evidente conseguenza delle mancate rein
tegrazioni di personale occupato in servizi
diversi.

II mancato "turn over" e un fatto legato non
solo ai tempi tecnici legati alle procedure di
assunzione, rna anche una conseguenza delle
limitazioni e dei vincoli introdotti dalla legge
537/93.

Non deve essere dimenticata, infine, la
maggiore rilevanza che le cessazioni dal ser-
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Tavola 11 - Uffici di statistica e personale addetto esclusivamente a compiti statistici per riparti
zione

CAMERE VI
RIPARTIZIONI COMMERCIO PROVINCE COMUNI TOTALE

u.s. ADDETT! u.s ADDETT! u.s. ADDETT! u.s ADDETTJ

Nord 38 55 22 16 429 371 489 442
Centro 20 23 6 7 281 140 307 170
Sud 34 21 14 9 894 412 942 442
Italia 92 99 42 32 1.604 923 1.738 1.054

vizio possono aver assunto in alcuni Enti in
rapporto alle note vicende dell'autunno del
1994.

Sembra, tuttavia, il caso di ricordare quanta
osservato per il precedente anno.

Il modesto numero di addetti che si ri
scontra presso tutti gli Enti locali deve essere
valutato in rapporto alla loro organizzazione
statistica. Tali Enti, di norma, affidano la com
pilazione dei modelli statistici ai settori ope
rativi detentori dei dati, riservando all'Ufficio
di statistica l'esecuzione di particolari indagini
e la funzione di coordinamento. Questo mo
dello organizzativo, peraltro, e espressamen
te previsto dalle direttive emanate dall'Istat.

Un altro aspetto da considerare e l'attribu
zione all'Ufficio statistica di compiti non
strettamente statistici.

In quest'ultimo caso, e difficile riscontrare
personale dedicato ad una sola attivita.

Per quanta riguarda le attrezzature infor
matiche, il monitoraggio condotto sui 359 uf
fici di maggior rilievo, (Camere di commer
cio, Province, Comuni con almeno 20.000
abitanti) ha fatto rilevare che 305 uffici (pari
all' 84,6%) possono disporre di una qualche
attrezzatura informatica.

Rispetto al precedente anna puo rilevarsi
un progresso sotto un duplice profilo:

1) il numero degli uffici totalmente carenti
di attrezzature informatiche e passato da 62 a
54, malgrado un maggior numero di enti te
stati (359 contro 350);

2) gli uffici caratterizzati da una propria do
tazione informatica e aumentato, passando da
258 a 279 (78%).
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I dati riportati nella tavola 12 mostrano co
me le situazioni di maggiore carenza si ri
scontrino soprattutto nei comuni, mentre
eccezionali (5 casi) sono presso le Camere di
commercio.

Non v'e dubbio che anche questa aspetto
testimoni della diversa importanza che Ie am
ministrazioni riservano alla funzione statistica.

Aspetti specifici

Prefetture

Le Prefetture sono state Ie amministrazioni
locali che per prime hanno provveduto ad
istituire un Ufficio di statistica ai sensi del
D.lgs. n. 322/89. I vincoli normativi esistenti,
oltre che la carenza delle risorse, hanno indi
rizzato queste amministrazioni verso una so
luzione che risulta penalizzante per una piena
affermazione della funzione statistica. Gli uffi
ci sono stati costituiti all'interno di uno dei
settori in cui si suddividono le Prefetture,
senza una uniforrnita di orientamento e, so
prattutto, senza poter disporre di personale
da dedicare in modo specifico alla funzione
statistica.

L'attivita di questi uffici si esplica sia
nell'adempimento degli obblighi derivanti
dalla loro figura di organi periferici del Mini
stero, sia per l'attivita svolta tramite i Gruppi
di coordinamento statistico.

Si debbono, inoltre, aggiungere quelle ini
ziative che, a livello locale, sono intraprese dai
singoli uffici in rapporto ad esigenze informa-
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Tavola 12 - Uffici di statistica secondo it tipo di ente ed it grado di dlsponfbllfta di attrezza
ture informatiche

GRADO DI DISPONIBILITA DELLE ATTREZZATURE

TIPI DI ENTI Nessuna Ad usa anche In dotaz. In dotaz. Torale
di altri con usa e presso

uffici esclusivo altri uffici

Camere di commercio 5 2 85 92
Province 6 6 1 29 42
Comuni can almena

20.000 abitanti 43 20 4 158 225

Totale 54 26 7 272 359

tive legate a particolari problematiche. Si puo
citare, in proposito, la Prefettura di Catanza
ro, che ha posto allo studio una indagine sulla
usura. Su temi di pili generale interesse e rivol
ta l'attivita delle Prefetture di Perugia, di Viter
bo e di Reggio Calabria, che hanno posto allo
studio un sistema informativo locale mediante
una stretta collaborazione con Camera di
Commercio, comuni ed aItri enti od uffici a
carattere locale. Un particolare interesse rive
ste, altresi, la realizzazione di uno sportello
polifunzionale da parte della Prefettura di Ro
rna, cui e affidata anche la fornitura dell'infor
mazione statistica al pubblico. L'importanza e
da riconnettere al fatto che tale iniziativa e sta
ta attuata nel contesto di un'attivita complessa,
comprendente la costituzione di un sistema
informativo interno e la ricostruzione di dati
statistici interni, volta alla razionalizzazione e
valorizzazione del patrimonio informativo. II
coinvolgimento delle Amministrazioni com
ponenti il Comitato Metropolitano propone
l'iniziativa romana come un'occasione impor
tante per verificare le possibilita di incontro
tra razionalizzazione delle procedure e valo
rizzazione statistica degli atti amministrativi.

Tali iniziative costituiscono un interessante
momenta di aggregazione di Enti diversi e,
inoltre, possono fornire spunto per progetti
da proporre, in aItre realta locali, quali stru
menti promozionali.

Simili progetti possono assumere un ruolo
strategico nello sviluppo del Sistema se stu-
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diate in modo maggiormente mirato alle esi
genze informative degli Enti locali. Se oppor
tunamente definite e supportate sul piano
tecnico queste iniziative hanno una rilevante
capacita di coinvolgere tutte le amministra
zioni locali.

Appare necessario, pero, che tale azione
sia ovunque sostenuta da una professionalita
specifica.

Occorre, pertanto, prevedere la messa a
punto di progetti mirati con il concorso degli
Enti statisticamente pili evoluti.

Anche il ruolo degli Uffici di statistica delle
Prefetture, in questo campo, occorre possa
evolvere verso una funzione di stimolo e di
gestione .dei progetti.

I Gruppi permanenti, istituiti presso le
Prefetture in base alla direttiva n.5 emanata
dal Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica , dovrebbero co
stituire la sede pili appropriata per la attiva
zione e la gestione di tali iniziative. La forma
zione dovrebbe, pertanto, orientarsi, in futu
ro, verso la funzione di direzione del Gruppo
e di gestione di progetti.

II problema delle carenze di risorse umane
resta, comunque, un problema aperto per il
quale si puo solo auspicare un intervento nor
mativo.

Non si puo, infatti, trascurare che se una sa
piente gestione dei Gruppi puo, in parte, far
superare i problemi della fase progettuale 0

di avvio delle iniziative, la gestione corrente
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delle attivita promosse necessita di adeguate
risorse umane e tecnologiche.

Camere di commercio

Questi Enti sono dotati di una organizzazio
ne statistica da lungo tempo e, inoltre, sono
dei tradizionali collaboratori dell'Istat. L'appli
cazione del D.lgs. n. 322/89 ha, pertanto, dato
luogo ad un processo di riconversione essen
zialmente formale che, tuttavia, non e stato
privo di difficolta per la necessita di ridefinire
compiti e rapporti tra i diversi servizi.

II formale recepimento del decreto citato e
ormai quasi giunto al termine, essendo solo 7
le Camere che non hanno ancora comunicato
di aver adottato specifica delibera per il rias
setto della loro organizzazione statistica. II ri
corso ad interviste telefoniche, che si e reso
necessario per la raccolta dei dati relativi a gran
parte delle Camere, puo dar luogo a qualche
scostamento rispetto ai dati definitivi che po
tranno essere elaborati sulla base dei rapporti
inviati dalle Camere alla loro Unione nazionale.
Tuttavia, le tendenze rilevate sono risultate,
con lievi scostamenti, anche presso quel grup
po di Uffici per i quali si e potuto disporre del
rapporto trasmesso all'Unioncamere.

Una situazione specifica e quella che carat
terizza le Camere di Commercio di Trento e
Bolzano. I loro Uffici di statistica si collocano
in una posizione del tutto particolare, sia sul
piano operativo che giuridico. Essi, infatti,
sono posti alle dipendenze delle rispettive
Province Autonome e, non avendo la funzio
ne di uffici periferici dell'Istat, non assolvono
alcuna funzione nell'ambito del Programma
statistico nazionale. Per tale motivo, il pre
sente rapporto non riferisce sulla loro attivita
ed organizzazione.

Risorse umane

II numero medio di addetti degli Uffici di
statistica, presso questi Enti, e pili consistente
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che presso le Province od i Comuni, anche se
ha fatto registrare una lieve flessione rispetto
al precedente anno. Tuttavia, come si puo ri
levare dalla tav. 11, il personale occupato
esclusivamente in compiti statistici e pari a
1,1 persone per Camera e rappresenta il 290/0
degli addetti agli Uffici di statistica camerali.
Tale dato risulta, comunque, superiore a quel
10 relativo al 1993 e si riconferma pili elevato
di quello che si constata presso gli Uffici di
statistica delle Province 0 dei Comuni inte
ressati, peraltro, da una variazione negativa ri
spetto al 1993.

Infine, giova, ricordare, per una corretta
valutazione dei dati, quanto osservato nel rap
porto del precedente anno. Questi uffici
spesso assolvono compiti (prezzi, protesti)
che, pur non essendo considerati attivita sta
tistica, sono ad essa strettamente connessi in
quanta fonte di elaborazioni, Inoltre, tali Uffi
ci attendono talvolta ad attivita di biblioteca e
informazione, che configurano una funzione
di collegamento con l'utenza. Una valutazione
delle risorse deve, quindi, tener conto della
integrazione possile tra Uffici di statistica e gli
altri servizi sopra citati. Particolarmente forte
e questa integrazione funzionale in quei Servi
zi che accolgono attivita di studio, prezzi 0

documentazione.
I dati raccolti in merito al titolo di studio

posseduto dal responsabile dell'Ufficio di
statistica hanno confermato quanto rilevato
per il 1993.

II titolo di studio pili diffuso risulta essere la
laurea (58, di cui 6 in statistica), cui segue il di
ploma di 2° grado, con 31 casi.

Risorse tecnologiche

La rete camerale e in grado di coprire l'in
tero territorio nazionale e, affiancata a quella
delle Prefetture, potra realizzare un sistema
capillare di diffusione e di collegamento con
l'utenza. In prospettiva, un ruolo importante
potrebbe assolvere anche nel controllo in lo
co dei dati e nella loro trasmissione al centro.
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Perche, tale prospettiva si realizzi occorre
il superamento di alcune situazioni di assoluta
carenza e, naturalmente, una conseguente 01'

ganizzazione delle rilevazioni da parte
dell'ente titolare.

E, tuttavia, da sottolineare come la situazio
ne, dal punto di vista delle attrezzature infor
matiche appaia gia buona e, cia che pili con
ta, in fase di positiva evoluzione.

I dati raccolti mostrano come la dotazione
informatica sia costituita da 179 P.C, di cui 94
in emulazione e 8 collegati con altri P.C. A
questi devono aggiungersi 20 terminali.

A questa dotazione devono affiancarsi le
apparecchiature di cui gli Uffici di statistica
hanno la disponibilita, sia pure in comunione
con altri servizi: 55 personal computers (34
in emulazione) e 17 terminali. Rispetto al 1993
la situazione mostra un progresso sia in quan
to sono aumentate Ie apparecchiature com
plessivamente disponibili, sia per una evolu
zione verso collegamenti a sistema.

Sotto il punto di vista territoriale la situazio
ne permane differenziata. II settentrione as
sorbe il 57 % della dotazione complessiva di
P.C ed il 62% di quelli in emulazione, a fronte
di un 41 % degli uffici esistenti. La ripartizione
con minor dotazione risulta il meridione che
detiene solo il 18 O!cJ dei P.C ad uso esclusivo
degli Uffici di statistica. Non dissimile e la per
centuale di P.C in emulazione, di cui possiede
solo il 16 % . Anche avendo riguardo alle ap
parecchiature in regime di condivisione, il
settentrione risulta nettamente favorito.

La situazione appare, tuttavia, migliorata, ri
spetto al 1993, se si considera che gli uffici
sprovvisti di qualsiasi attrezzatura, nell'Italia
meridionale, sono scesi da 11 a 5.

Province

La istituzione degli Uffici di statistica nelle
Province seguita ad incontrare considerevoli
resistenze, essenzialmente legate al carattere
innovativo di tale struttura. II ruolo, alquanto
limitato, di questi Enti nell'arnbito del Pro-
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gramma statistico nazionale non ne favorisce,
peraltro, la costituzione.

Per il 1994 si deve, infine, ricordare l'in
fluenza negativa che la revisione delle piante
organiche ha esercitato sui tempi di riorga
nizzazione.

Anche se, in teoria, la riorganizzazione de
gli Enti prevista dalla 537/93 dovrebbe, alla fi
ne, giocare un ruolo positivo comportando la
individuazione delle funzioni e dei carichi di
lavoro, e ragionevole attendersi una valutazio
ne rapportata all'attuale ruolo statistico e non
alle prospettive determinate dai compiti che
agli Uffici di statistica sono demandati dall'art.
6 del D.lgs. n. 322/89.

Equesto un errore di valutazione che si av
vertira se, come appare lecito attendersi, si
accentuera il ruolo delle Regioni.

Un maggiore impegno regionale nella ge
stione della cosa pubblica portera probabil
mente, come si e gia verificato in alcune Re
gioni, ad un coivolgimento delle Province. In
questo quadro la delega, da parte della Regio
ne, della funzione informativo-statistica se
guira inevitabilmente quella delle attivita isti
tuzionali.

Risorse umane

II reperimento delle risorse umane rimane
tutt'ora il principale problema per la istitu
zione di nuovi uffici. L'esame dei dati relativi
al personale in servizio presso gli Uffici di sta
tistica delle Aministrazioni provinciali fa rile
yare che questi dispongono, in media, di 2,2
unita, avendosi 92 addetti per 42 uffici. II per
sonale adibito esclusivamente a compiti stati
stici risulta costituito da appena 32 unita, con
una media di 0,76.

II confronto con il 1993 evidenzia una situa
zione invariata del numero medio di addetti
in totale, mentre si riscontra una lieve flessio
ne per quanto concerne il personale adibito
solo ad attivita statistica (0,76 contro 0,82).

Non sono possibili particolari considera
zioni sulla distribuzione territoriale, dato il
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modesto numero di uffici sinora costituiti. II
dato, forse, pili interessante e rappresentato
dalla concentrazione degli addetti al Nord
(53%), come conseguenza della ubicazione
degli uffici sinora costituiti. Differenza che si
riscontra anche per il personale specializzato
in attivita statistica che e allocato al 50% pres
so gli uffici settentrionali.

La qualificazione dei responsabili degli uffi
ci resta confermata su livelli assai soddisfa
centi: 36 sono i laureati (di cui 12 in statistica)
e 4 sono i diplomati.

Risorse tecnologiche

Come le Camere di Commercio, anche
presso le Province, sono pochi gli Uffici di
statistica che non dispongono di alcuna at
trezzatura informatica, infatti, solo 6 sono
quelli sprovvisti di qualsiasi risorsa. Degli altri
36 uffici, 6 devono condividere le apparec
chiature con altri servizi e 30 hanno una pro
pria dotazione. Una assoluta carenza si ri
scontra al meridione (5 casi) e al settentrione
(l caso). L'uso esclusivamente promiscuo
delle attrezzature risulta al Nord e al Sud ( 3
casi ciascuno). Dei 30 uffici caratterizzati da
una propria dotazione, sono 29 quelli che
possono usufruire anche di apparecchiature a
disposizione di altri uffici.

Le risorse in uso esclusivo degli Uffici di
statistica comprendono 51 P.C (di cui 14 col
legati con un elaboratore centrale) e 3 termi
nali. Le apparecchiature in regime di condivi
sione sono costituite da 45 P.C (di cui 10 in
emulazione) e da 6 terminali.

La distribuzione geografica e caratterizzata
da una posizione deficitaria dell'Italia meri
dionale ed insulare che, a fronte di 14 uffici
esistenti, non risulta disporre di alcuna attrez
zatura in 5 casi. Gli altri 9 uffici dispongono
solo di 9 P.C non collegati, di 1 P.C in rete, 4
in emulazione e 2 terminali. Nel settentrione,
i 22 uffici costituiti possono disporre di 54
P.C e 6 terminali. E tuttavia da rilevare il con
sistente numero di P.C non collegati (30),
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contro un numero assai pili contenuto (18) di
personals collegati con un centro di calcolo.
Si deve, inoltre, osservare che la dotazione
propria di questi uffici e, essenzialmente, co
stituita da 21 P.C non collegati. 16 uffici situa
ti nell'Italia centrale hanno a disposizione 28
P.C e 1 terminale. Nel valutare il dato occor
re tenere presente che 13 P.C, benche, col
legati in rete, debbono essere condivisi con
altriservizi della Provincia.

Il confronto con il 1993 non consente di ri
levare alcuna variazione degna di nota, conside
rando che 4 sono uffici di nuova costituzione.

Comuni

Gli Uffici di statistica dei Comuni non han
no sostanzialmente modificato la loro orga
nizzazione.

Le Amministrazioni comunali conservano
il loro orientamento organizzativo e fanno
fronte ad i loro impegni attraverso una orga
nizzazione parcellizzata che pone ciascun
adempimento statistico a carico dell'ufficio
presso il quale debbono essere attinte le
informazioni. Solo nei casi in cui non e possi
bile una attribuzione dell'obbligo statistico in
ragione dei compiti d'ufficio, viene interessa
to l'Ufficio di statistica 0 altro ufficio indivi
duato dal Segretario comunale.

L'Ufficio di statistica svolge una funzione
reale, quasi esclusivamente, nei comuni in cui
la sua istituzione risulta datata anteriormente
al D.lgs. n.322/89

Sembra lecito affermare che, ancora oggi,
salvo pochi casi, gli uffici di nuova costituzio
ne sono stati poco 0 nulla coinvolti nell'atti
vita statistica del comune. Per comprenderne
le ragioni occorre ricordare quanto gia consi
derato nel rapporto del precedente anno. La
creazione delle condizioni necessarie per
l'espletamento dei compiti assegnati dalla
normativa implica un impegno su pili aspetti
del problema:

- verifica del grado di coinvolgimento de
gli uffici esistenti;
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- coinvolgimento attraverso azioni capaci
di attivare una funzione effettiva, sia verso
l'interno della stessa amministrazione, sia
verso l'esterno;

- istruzione degli addetti per metterli in
grado di svolgere i compiti che, gradualmen
te, il Sistema deve loro richiedere.

11 programma di attivita approntato 10
scorso anna non ha ancora trovato sistemati
ca attuazione, sia per la necessita di formare,
preventivamente, i responsabili degli Uffici
di statistica delle Prefetture, sia per le diffi
colta organizzative della stessa Segreteria del
Sistema statistico nazionale. Debbono ancora
aggiungersi le difficolta derivanti da un non
ancora definito impegno dell'Istat in tema di
sviluppo dell'informazione locale e di con
volgimento degli uffici di statistica, almeno
per le rilevazioni di sua competenza.

Non deve quindi meravigliare se l'obiettivo
di completamento della rete comunale, alme
no per i comuni con 20.000 abitanti 0 pili, e
rimasto, sostanzialmente, disatteso; tanto
pili, in un anna in CUi, come si e avuto modo
di dire, hanno pesato negativamete vincoli
normativi e l'attesa di diverse disposizioni in
materia di organizzazione degli Uffici di stati
stica.

Risorse umane

Quanto si e avuto modo di commentare
nella parte generale, consente di compren
dere correttamente il reale significato da at
tribuire ad una organizzazione statistica che
risulta caratterizzata da un estremo conteni
mento delle risorse impegnate. L'esame della
distribuzione degli uffici secondo il numero
di addetti, consente di rilevare come per
manga una forte concentrazione nella c1asse
sino a 3 addetti. Ben 988 di essi, infatti (pari al
62%), vi risultano compresi e altri 456 (28%)
non superano i 6 addetti. Come si e osservato
10 scorso anno, la situazione e la logica risul
tante dell'attivita effettivamente svolta e della
situazione organizzativa (parcellizzazione del
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lavoro) della funzione statistica. Anche pres
so i comuni con almeno 100.000 abitanti (do
tati di una struttura statistica gia prima
dell'emanazione del D.lgs. n. 322/89), solo 17
uffici dispongono di pili di 10 addetti.

Questo dato, tuttavia, segnala come, in pre
senza di un effettivo ruolo statistico, gli uffici
vengano dotati di risorse non trascurabili. Nei
comuni pili grandi l'organico di questi uffici
raggiunge alcune decine di persone.

Quasi sempre, tuttavia, si fa ricorso a per
sonale che presta servizio anche presso altri
uffici.

Non a caso, infatti, ben 1544 uffici (pari al
96%) risultano dispone di non pili di 3 addet
ti per la sola funzione statistica. Anche presso
i comuni di maggiore dimensione, solo in 13
casi l'Ufficio di statistica puo dispone di oltre
10 addetti da dedicare esc1usivamente a com
piti statistici.

Un'analisi pili dettagliata mostra che
nell'87% dei comuni non vi e personale ad
detto alla funzione statistica in modo esc1usi
vo. Infatti, solo 211 uffici, dei 1.604 esistenti,
dispongono di personale adibito esc1usiva
mente all'attivita statistica. La situazione, del
resto, e chiaramente sintetizzata dal valore
medio pari a 0,57 addetti per ufficio.

In termini assoluti, la rete comunale dispone
di 5.640 addetti. Di essi 1.195 (21%) e occupato
presso i 225 comuni con almeno 20.000 abi
tanti e, di essi, 671 sono impiegati presso gli uf
fici dei 44 comuni con almeno 100.000 abitanti.
11 personale adibito esc1usivamente all'attivita
statistica risulta costituito da 923 unita, delle
quali sono 700 queUe occupate presso i 225 co
muni con almeno 20.000 abitanti.

Nei 225 comuni monitorati, i responsabili
degli Uffici di statistica sono muniti di laurea
in 108 casi (di cui 14 in statistica) e di diploma
di rnaturita in 102 uffici. Degli altri 15 uffici, 6
sono affidati a diplomati in statistica. Di parti
colare interesse e la presenza di un consisten
te numero di laureati. 11 fatto appare conse
guente alle indicazioni fornite dalla direttiva
n.2 in merito ai requisiti professionali del re
sponsabile dell'Ufficio di statistica. Anche ri-
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tenendo che, in non pochi casi, la funzione di
responsabile dell'ufficio sia stata attribuita a
funzionari gia titolari di strutture di maggior
rilievo, il fatto consente, comunque, di poter
disporre di personale di elevato livello cultu
rale.

Risorse tecnologiche

Dei 225 Uffici di statistica interessati al rno
nitoraggio, 43 sono risultati privi di qualsiasi
disponibilita di attrezzature informatiche. Di
essi, 29 sono collocati nel meridione, 7 nel
centro e 7 nell'Italia settentrionale. Degli altri
uffici, sono 20 (di cui 19 al Sud) quelli che di
spongono solo di apparecchiature il cui uso
deve essere condiviso con altri servizi. Una
propria dotazione informatica la si riscontra
presso 162 uffici dei 225 testati. In 56 casi l'Uf
ficio di statistica si puo avvalere, oltre che del
la propria dotazione, anche di apparecchiatu
re da condividere con altri uffici.

L'Italia settentrionale e centrale non pre
sentano grandi differenze. Infatti, risultano
poter dispone di mezzi informatici 60 uffici,
sui 67 esistenti, al Nord, e 45 su 52 al Centro.
Meno favorevole risulta la situazione al Sud,
con 77 uffici attrezzati sui 106 costituiti. Come
rilevato nel rapporto del precedente anno,
l'informatizzazione e piuavanzata negli Uffici
di statistica dei comuni pili grandi (100.000
abitanti 0 pili), con 43 uffici su 44, seguiti da
quelli di media ampiezza (50-100.000) con 58
su 65 uffici costituiti. II livello pili basso si ri
scontra negli uffici dei comuni con una popo
lazione compresa tra i 20.000 e i 50.000 abi
tanti (81 su 116).

La dotazione complessiva degli uffici inter
pellati comprende 358 P .c., di cui 103 in
emulazione, e 88 terminali. Le attrezzature in
regime di condivisione sono rappresentate
da 221 P.C (di cui 87 collegati ad elaboratore
centrale) e da 75 terminali. Territorialmente,
il settentrione risulta avvantaggiato con il 64%
dei P.Ceil 66% dei terminali costituenti la
dotazione complessiva. L'Italia centrale detie-
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ne il 23% dei P.C e il 18% dei terminali. Vice
versa, il meridione, pur rappresentando il
35% del complesso di tutte le apparecchiatu
re disponibili, detiene solo il 14% dei mezzi
costituenti la dotazione propria degli uffici;
mezzi peraltro, costituiti, per due terzi, da
P.C non collegati. II confronto con il prece
dente anna non presenta novita di rilievo.
Cio anche in considerazione del numero de
gli uffici monitorati che si e accresciuto di so
lo 5 unita, Si puo tuttavia rilevare un certo in
cremento dei mezzi costituenti la dotazione
degli uffici e, conseguentemente, un minor
ricorso ad apparecchiature in regime di con
divisione.

Interconnessione di sistemi informativi

La materia delle interconnessioni in ambi
to Sistan e vincolata alla recente e corretta ne
cessita di fare quadrare le singole esperienze
di interconnessione in un progetto globale di
rete della Pubblica Amministrazione, il cui
disegno sara messo a punto dall'Autorita per
l'Informatica. Esistono sul territorio naziona
le svariate porzioni di rete, sviluppatesi nel
tempo, per le quali si dovra verificare la con
gruenza, alla luce dei nuovi standard tecnolo
gici e funzionali.

Attualmente, se consideriamo l'Istat come
"centro" del sistema Sistan, verifichiamo che
il centro e interconnesso con gli organi peri
ferici, con una buona copertura, relativamen
te al livello territoriale provinciale. Infatti so
no collegati al centro di elaborazione
dell'Istat tutti gli Uffici Provinciali di Statistica
presso le Camere di Commercio (attraverso
il nodo telematico CERVED) e tutte Ie Prefet
ture (attraverso il nodo telematico Ministero
degli Interni). Per le Amministrazioni Provin
ciali esiste una recente proposta dell'UPITEL,
consorzio telematico dell'Unione Province
Italiane, per costituire l'interfaccia telematica
verso l'Istat.

Circa il livello territoriale regionale, attual
mente 5 Amministrazioni Regionali sono col-
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legate e 2 sono in attesa della realizzazione del
collegamento.

Per le Amministrazioni Comunali, che co
stituiscono uno strato di organi molto etero
geneo rispetto a variabili culturali e tecnologi
che, esiste un progetto predisposto dall'AN
CITEL, che prevede di interconnettere gli uf
fici delle Anagrafi con l'Istat, rna anche con al
tre Amministrazioni centrali e locali ed Enti
pubblici di area Sistan (USL, INPS, Anagrafe
Tributaria, Procura, Questura, Prefettura,
ACI, A.I.R.E.), interessati a ricevere in linea
dati amministrativi di carattere demografico.
Sempre con riferimento al livello territoriale
comunale, sono in atto riflessioni da parte di
un gruppo di lavoro dedicato alle intercon
nessioni Sistan, costituito nel '94 su mandato
del Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica.

A livello centrale, 7 Ministeri e 4 Enti pub
blici sono interconnessi con il centro
dell'Istat.

Esiste dunque, secondo quanto riportato,
una infrastruttura di rete Sistan, che va pero
completata quantitativamente e qualitativa
mente. Le esperienze fin qui maturate sono
state indirizzate ad esercitare, dal centro ver
so la periferia, la funzione di diffusione
dell'informazione statistica, piuttosto che a
realizzare l'interscambio reciproco dei dati a
fini statistici. La materia dell'interscambio dei
dati, anche a prescindere dall'accesso a ban
che dati, rappresenta invece un esteso ambi
to di intervento telematico. Dal punto di vi
sta dell'ottimizzazione del Programma stati
stico nazionale, tutte le indagini che ricevono
microdati da organi del Sistan potrebbero
trarre vantaggio dalla loro acquisizione in li
nea, pili tempestiva e corretta; il vantaggio
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LE RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE

dell'interconnessione a livello comunale va
letto anche in questo senso. Parallelamente,
anche gli oggetti "elaborazione" e "studio
progettuale", componenti del Programma
statistico nazionale, potrebbero ricevere
nuovo impulso dalla disponibilita immediata
di microdati e macrodati prodotti all'interno
del Sistan.

Con l'INPS e con il Ministero delle Finanze
l'Istituto ha gia impostato rapporti di colla
borazione, tesi alla massima interazione per
10 scambio telematico di informazione aggre
gata e, quando possibile, anche elementare,
finalizzata ai rispettivi processi di produzione
e di analisi. Anche con il Ministero della Pub
blica Istruzione si stanno sviluppando rap
porti di massima cooperazione per ottimiz
zare i processi di produzione di informazio
ne statistica nel campo dell'istruzione, e si sta
pianificando un'interconnessione telematica,
la pili completa possibile dal punto di vista
funzionale. Va riconosciuto che la tematica
non e banale, perche, ad essa sono connessi
sia problemi di carattere tecnologico, dovuti
alla naturale eterogeneita degli ambienti ela
borativi delle diverse Amministrazioni, sia
difficolta di carattere giuridico circa il giudizio
di riservatezza su alcune classi di dati, sia
aspetti organizzativi, in quanto gli attuali pro
cessi produttivi potrebbero richiedere ade
guate revisioni.

Risulta evidente che, pur non costituendo
la tematica dell'interscambio telematico ma
teria consolidata per tradizione ed esperien
za nell'ambito statistico ufficiale, la sua rile
vanza e tale che dovrebbe indurre tutti gli or
gani del Sistan a considerarla, molto pili che
in passato, materia di investimento e speri
mentazione.
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L' ATTIVITA DEL CONSIGLIO NEL 1994

Nel corso del 1994, il Consiglio ha assolto
i suoi corripiti istituzionali deliberando, nei
termini prescritti dal d.lgs. 6/9/89, n.322, il
conto consuntivo per l'anno 1993, il piano
di attivita ed il bilancio di previsione per
1995 e le linee strategiche per il triennio
1995-97.

Tali adempimenti hanno costituito soltan
to una parte, se pur importante, dell'intensa
attivita svolta dal Consiglio. Oggetto di attento
esame sono stati, in particolare, i programmi
di attivita dell'Istituto. Partendo dalle linee
strategiche generali - aumento della quantita
dell'informazione statistica, miglioramento
della qualita dei dati e sviluppo dell'analisi e
della ricerca - il Consiglio ha valutato ed ap
provato i contenuti degli obiettivi e dei pro
getti che l'Istat intende raggiungere nel trien
nio. Essi sono costituiti da una maggiore inte
grazione a livello internazionale, dall'inter
connessione dei sistemi informativi nell'am
bito del Sistema statistico nazionale, dallo svi
lu ppo delle statistiche sociali, territoriali e
ambientali, da una maggior cura nell'imposta
zione tecnica e metodologica delle banche
dati e delle pubblicazioni Istat e dalla costitu
zione e sperimentazione del Registro statisti
co delle imprese.

11 Consiglio ha valutato positivamente il
progetto di rilancio della funzione informati
ca quale importante strumento per la realiz
zazione degli obiettivi anzidetti, esprimendo
pill volte parere favorevole sia sull'imposta
zione del progetto che sulle relative ipotesi di
finanziamento.

Particolarmente intensa l'attivita del Consi
glio per quanto concerne l'emanazione di di
sposizioni regolamentari. Sono stati infatti
deliberati:
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- il regolamento per la gestione finanziaria,
economica e patrimoniale;

- il regolamento per la fissazione dei termini
e l'individuazione dei responsabili del pro
cedimento amministrativo;

- il regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi;

- il regolamento per l'erogazione di benefici
economici e compensi ad estranei all'ammi
nistrazione.

11 Consiglio ha modificato, inoltre, il rego
lamento di organizzazione ed il disegno orga
nizzativo dell'Istituto, trasferendo gli uffici re
gionali dalla Segreteria centrale del Sistan alla
Direzione generale ed attribuendo ad essi
funzioni di stimolo, di coordinamento e di
diffusione dell'informazione e della cultura
statistica a livello locale.

Nel corso dell'anno sono state sottoposte
al parere del Consiglio alcune modifiche
all'assetto organizzativo della Direzione gene
rale e delle direzioni tecniche, nonche del Di
partimento contabilita nazionale e del Dipar
timento informatica.

Nel settembre del 1994, il Consiglio, a se
guito delle dimissioni del direttore centrale
delle statistiche su popolazione e territorio,
ha attribuito detto incarico alla prof.ssa Vivia
na Egidi.

Numerosi altri problemi sono stati oggetto
di approfondito esame da parte del Consi
glio. Tra i pill rilevanti: quello relativo al repe
rimento dei fondi necessari per I'erogazione
dell'indennita di buonuscita; l'individuazione
dei compiti istituzionali che l'Istituto puo de
mandare a terzi, avvalendosi della previsione
normativa contenuta nel d.lgs. n.322/89; le
politiche che s'intendono attuare per dotare
l'Istituto di una sede unica.
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ATTIVITA. DEL COMITATO DI INDIRIZZO E
COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Nel corso del 1994 il Comitato di indirizzo
e coordinamento dell'informazione statistica
ha tenuto sei riunioni.

Esso ha dato il proprio contributo di
esperienza e di riflessione per l'avvio e la
realizzazione di tutta una serie di iniziative
utili allo sviluppo del Sistema, come la cir
colare 8 agosto 1994 interpretativa della di
rettiva n.2, il primo Piano di formazione e di
qualificazione professionale per gli addetti
al Sistan, la stampa del volume "II Sistema
Statistico Nazionale", il progetto "sportelli"
aperti al pubblico; inoltre, ritenendo neces
sario per la realizzazione del Sistema stati
stico nazionale un forte sviluppo telemati
co, ha deliberato di affidare a un Gruppo di
lavoro costituito ad hoc l'esame dell'inter
connessione dei principali sistemi informa
tivi di natura statistica dei vari organi com
ponenti del Sistan stesso.

Di particolare rilievo e stato l'apporto di
idee da parte del Comstat ai fini dell'organiz
zazione della 2" Conferenza Nazionale di Sta
tistica, svoltasi in Roma, dal 15 al 17 novem
bre 1994, con successo e partecipazione di
larghe rappresentanze delle categorie degli
Enti Sistan. In contemporanea alla Conferen
za e stato realizzato il 10 Salone dell'informa
zione statistica dove gli Enti espositori hanno
illustrato i prodotti, dato informazioni e of
ferto servizi a tutti i partecipanti.
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II Comstat ha istituito tre gruppi di lavoro:
uno per il monitoraggio permanente sugli
sportelli di collegamento con l'utenza, uno
per l'esame delle problematiche connesse al
la privatizzazione di alcuni organi del Sistan e
uno per le problematiche connesse alla defi
nizione degli organici e dei profili professio
nali del personale degli Uffici di statistica dei
Comuni e delle USL.

II Comstat ha proposto anche incarichi di
studio ad esperti giuridici, dai quali sono
emersi importanti contributi per la concreta
realizzazione del Sistema Statistico Nazionale.
In particolare e stato esaminato il problema
della privatizzazione degli Enti pubblici e la
possibilita di tenere comunque nel Sistan la
produzione statistica importante di tali Enti.

Inoltre, il Comitato ha approvato il Program
ma statistico nazionale 1995-97 ed ha affidato la
progettazione dell"'Annuario statistico Sistan"
allo stesso gruppo di esperti che ha lavorato
per la realizzazione del "Catalogo Sistan", con la
collaborazione della Segreteria Centrale del Si
stan e di rappresentanti del Comstat.

Nella sua iniziale composizione il Comstat
e venuto a scadenza nel dicembre 1994 ed e
stato rinnovato con DPCM 16 gennaio 1995,
apportando modifiche nella composizione
per la parte riguardante le amministrazioni
statali e nuove nomine per alcuni organismi
stabilmente in esso rappresentati.
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CONVENZIONI ISTAT

Accordo tra l'Istat, la Provincia, la Ca
mera di commercio ed il Comune di Mi
lano.

E stato firmato, in data 28/1/1994, l'accor
do di programma tra l'Istat, la Provincia, la
Camera di commercio ed il Comune di Mila
no avente ad oggetto l'interconnessione dei
rispettivi patrimoni informativi per la diffu
sione dei dati statistici ufficiali relativi ai citra
dini, alle famiglie, alle abitazioni, alle imprese,
al territorio e all'ambiente.

Convenzione Istat - Autor-ita per
l'informatica nella pubblica amministra
zione (Aipa)

E stata stipulata, in data 21/1/1994, la con
venzione tra l'Istat e l'Aipa, tendente a realiz
zare una collaborazione tra le parti, al fine di
eseguire indagini conoscitive relative ai sistemi
informativi delle pubbliche amministrazioni.

indagine sugli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane.

Convenzione Istat Ministero
delt'Unlverstta e della ricerca scientifi
ca e tecnologica.

E stata stipulata in data 21/10/94 la conven
zione per 10 sviluppo del sistema informati
vo della formazione e della ricerca scientifica
universitaria orientato alla valutazione.

Protocollo d'intesa Istat - Ministero
delle Risorse agricole - Regioni

E in corso di stipula il secondo protocollo
d'intesa in materia di rilevazioni statistiche
agricole.

Convenzione Istat - Istituto poligrafi
co e Zecca dello Stato

E stata stipulata la convenzione con il Mini
stero dell'ambiente per l'esecuzione di una

Convenzione Istat - Autor-ita per
l'informatica nella pubblica amministra
zione (Aipa)

In data 15/12/1994 e stata stipulata la secon
da convenzione volta alla predisposizione di
strumenti conoscitivi a supporto dell'elabora
zione del piano triennale Aipa per il 1996-98.

Convenzione Istat
dell'ambiente

Ministero

E stata stipulata la convenzione, avente ad
oggetto la diffusione per via telematica di dati
Istat contenuti nelle banche dati costituite
presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Sta
to.

Protocollo d'intesa Istat - ANUSCA
(Organizzazione nazionale degli uffici
di stato civile e d'anagrafe)

E stato firmato il protocollo d'intesa fina
lizzato all'organizzazione di incontri di lavoro
per operatori dei servizi demografici per la
tenuta delle anagrafi della popolazione.
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L'ATTIVITA E LE RISORSE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Memorandum d'intesa con l'Ufficio
centrale di statistica ungherese (HCSO)

E stato firmato in data 23 giugno 1994, dal
Presidente dell'Ufficio centrale di statistica
ungherese ed il Direttore generale dell'Istat, il
memorandum d'intesa avente ad oggetto l'in
cremento della collaborazione nelle aree del
la contabilita nazionale, delle statistiche agri
cole, del commercio e dei servizi, delle forze
di lavoro, dei bilanci di famiglia, delle statisti
che sociali, della popolazione, della sanita e
delle pubblicazioni.

Memorandum d'intesa con l'Istituto
di statistica albanese

E stato firmato a Tirana, in data 12 settem
bre 1994, il memorandum d'intesa tra l'Istitu
to nazionale di statistica e l'Istituto di statistica
albanese. La cooperazione tra le parti ha ad
oggetto le aree delle statistiche agricole, so
ciali, demografiche, nonche 10 sviluppo delle
metodologie statistiche e della cartografia di
supporto alla raccolta dei dati.

Accordo di cooperazione tra l'Istat e
la Commissione di stato per Ie statisti
che della Federazione Russa (GOSCOM
STAT)

In data 21 dicembre 1994, e stato stipulato
l'accordo tra la Goscomstat e l'Istat riguar
dante i progetti di cooperazione finanziati
dall'Eurostat (programma Tacis).
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Accordi di cooperazione tra l'Istat e la
Commissione di stato della Cina (SSB).

E stato firmato in data 28 ottobre 1994 il
suddetto accordo al fine di condurre ricerche
metodologiche sullo sviluppo degli standard
internazionali concernenti la scienza e la tee
nologia in Cina.

Convenzione Istat - Ministero Affari
esteri

Si e concluso l'iterdi definizione della con
venzione volta a fornire assistenza alla Dire
zione nazionale di statistica del Mozambico
per la realizzazione del Censimento generale
della popolazione previsto per il 1995 (con
venzione firmata il 16/2/1995).

Memorandum d'intesa Istat - Istituto
di statistica macedone

E stato definito il memorandum d'intesa
con l'Istituto di statistica macedone (firmato
il 23/l/1995).Tale memorandum prevede una
collaborazione, tra le parti, in materia di stati
stiche, sociali e della popolazione, nonche
nel campo delle metodologie.

Memorandum d'intesa Istat - Istituto
di statistica della Polonia

Eormai in fase di avanzata definizione l'ac
cordo tra l'Istat e l'Istituto di statistica polac
co, volto a promuovere la cooperazione sta
tistica tra le parti.
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COMMISSIONI DI STUDIO

Commissione di studio per la predi
sposizione di indagini "multiscopo"
sulle famiglie. (Presidente: Prof. Anto
nio GOLIN!)

II lavoro della commissione e proceduto
secondo le linee guida individuate nel 1993. E
stato varato il disegno della nuova indagine
"multiscopo", e nel contempo sono stati ap
profonditi i temi relativi agli obiettivi cono
scitivi della indagine "Tempo libero e cultu
ra".

Commissione di studio per la predi
sposizione di indagini sulla mor'taltta
differenziale secondo l'ambiente socia
Ie, (Presidente: Prof. Marcello NATA
LE)

Nel 1994 la commissione ha adottato im
portanti decisioni riguardanti:
- la verifica della possibilita di esecuzione di

una indagine longitudinale a partire dal cen
simento del 1991;

-l'ampliamento del campo di osservazione
della seconda indagine trasversale, che com
prendera oltre 300.000 deceduti nel perio
do 1/11/91-31/10/92;

- una particolare cura nel seguire i comuni
inadempienti rispetto all'indagine 1981-82;

- la definizione di nuovi indicatori di strato
sociale sia individuali che di famiglia;

- nuove analisi da effettuare sull'archivio origi
nario della prima indagine trasversale 0981
82).

Nel corso dell'anno i sottogruppi che ope
rano all'interno della commissione hanno
avanzato proposte di soluzione per alcuni dei
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pili rilevanti problemi presentati dall'indagi
ne.

Commissione di studio con i1 compito
di procedere ad una revisione del cam
po di osservazione delle indagini e dei
contenuti dei questionari alIa luce dei
fenomeni connessi al progresso scenti
fico e alle innovazioni tecnologiche.
(Presidente: Prof. Alberto ZULIANI)

La Commissione non ha potuto riunirsi nel
corso del 1994, essendo le indagini di cui si
era interessata ancora in corso. Nel corso del
1995 e prevista una ripresa dei lavori, sia per
esaminare i risultati delle indagini sull'innova
zione tecnologica appena conclusi, sia per
impostare la nuova indagine, subordinata
mente alle decisioni che saranno prese pres
so l'Eurostat.

Commissione di studio incaricata di
formulare proposte per la realizzazione
di un annuario statistico sulle ammini
strazioni pubbliche. (Presidente: Prof.
Luigi BIGGERI)

La Commissione, coadiuvata da alcuni bor
sisti del progetto Istat-Cnr, ha scelto gli indi
catori da assumere per valutare l'attivita della
pubblica amministrazione ed ha selezionato
cinque amministrazioni, di cui quattro dotate
di un ufficio di statistic a rilevante e la quinta in
cui tale presenza e solo formale.

Data una certa resistenza mostrata dalle
stesse amministrazioni a fornire le notizie re
lative agli indicatori , la commissione ha deci-
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so la ufficializzazione della richiesta di colla
borazione, individuando nel Sistan il soggetto
idoneo a sollecitare tale collaborazione.

Pur auspicando per il futuro l'individuazio
ne e la quantificazione anche dei servizi rivol
ti agli utenti finali, la commissione ha scelto le
amministrazioni oggetto di studio orientan
dosi verso servizi di tipo amministrativo.

La Commissione ha deciso inoltre di pro
cedere gradualmente nell'apportare alcune
migliorie rispetto alle precedenti edizioni
dell'Annuario.

Commissione di studio incaricata di
realizzare il catalogo delle pubblicazio
ni Sistan. (Presidente: Prof. Bruno
CHIANDOTTO)

L'attivita della commissione, creata nel
1994, ha consentito la realizzazione del cata
logo delle pubblicazioni del Sistan, in edi
zione provvisoria, presentato alla 2a confe-
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renza nazionale di statistica e contenente n.
531 titoli.

La commissione, nel sottolineare l'impor
tanza di questa pubblicazione per l'attivita del
Sistan ed individuando in essa uno strumento
utile per l'utenza, ne ha evidenziato anche la
funzione stimolante nei confronti degli enti
facenti parte del Sistan, sia per la realizzazio
ne di nuove pubblicazioni specifiche, sia per
il coordinamento delle produzioni statistiche
gia esistenti.

Per quanto riguarda i criteri generali di ca
talogazione e classificazione del materiale
pervenuto, la commissione si e riferita al si
stema di classificazione usato per il Program
ma statistico nazionale, le cui pubblicazioni
hanno trovato adeguato riferimento nel Cata
logo Sistan. I criteri specifici hanno riguarda
to invece le caratteristiche peculiari dei di
versi enti e delle loro pubblicazioni. Al cata
logo 1994 seguira l'edizione 1995, mentre in
futuro si tendera ad una fusione tra i cataloghi
Istat e Sistan.
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