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SINTESI DEL RAPPORTO

La statistica pubblica accompagna l'integrazione euro
pea. Dopo aver fornito i dati su cui verificare Ie convergenze
dell'Unione monetaria, e oggi impegnata a produrre indica
tori per valutare Ie azioni comuni nell'area dell'euro e dei
quindici paesi. Dovra anche documentare Ie iniziative per af
frontare Ie grandi sfide della disoccupazione, dell'immigra
zione, della poverta,

L'elaborazione dei conti nazionali secondo il nuovo siste
ma europeo, 10 sviluppo di indicatori pili dettagliati dei prez
zi e dell'attivita industriale e terziaria, la conduzione del censi
mento intermedio dell'industria e dei servizi, la progettazione
delle nuove rilevazioni sulle forze di lavoro e sull'organizza
zione dei tempi di vita, la costruzione di un sistema di indica
tori di carattere sociale e sanitario sono soltanto a1cuni esempi
dell'impegno che l'Istat pone nel fornire al Paese e per il con
fronto europeo una base informativa ampia, tempestiva,
comparabile e accessibile a tutti i potenziali utilizzatori.

L'informazione rappresenta uno dei beni pubblici di
maggior rilievo, da sostenere, promuovere e difendere co
me fondamento di garanzia democratica e di sviluppo per
l'intero Paese.

A dieci anni dall'avvio del Sistema statistico nazionale, an
che a motivo del nuovo quadro di responsabilita che si va de
finendo tra amministrazioni centrali e autonomie, occorre
far compiere alIa statistica pubblica un saIto culturale ed or
ganizzativo. II dibattito sulle riforme dovrebbe considerare,
con attenzione e lungimiranza, la collocazione delle istituzio
ni che svolgono questa fondamentale funzione, tutelando le
gislativamente l'autonomia che l'Istat ha conquistato con la
sua azione e quella degli altri soggetti statistici che compon
gono il Sistema, destinati ad avere un ruolo crescente nel qua
dro di federalismo che si va delineando.

Con la consapevolezza rispettosa, rna profonda, dell'irn
portanza del lavoro svolto, desidero ringraziare, accanto al
personale dell'Istituto che rende possibile la realizzazione
del Rapporto annuale, il Presidente della Camera dei deputa
ti per I'attenzione che ha voluto nuovamente testimoniare
per la funzione statistica, ospitando per il secondo anna que
sta presentazione.

Essa coincide con l'insediamento del Presidente della Re
pubblica, Carlo Azeglio Ciampi. A lui ci lega l'importante
esperienza di interazione, nel rispetto dei ruoli, tra Ministero
del Tesoro e Istat, nel processo di avvicinamento all'Europa. II
nostro augurio al nuovo Presidente si unisce al ringraziamento
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rivolto a Oscar Luigi Scalfaro, che volle essere tra noi in occa
sione della celebrazione dei settant'anni dell'Istituto.

II Rapporto descrive, con il necessario rigore documen
tale, l'evoluzione del sistema economico e sociale del Paese,
sempre pili complesso e integrato con l'Europa e il resto del
mondo. Dopo la difficile e riuscita rincorsa al rispetto dei
"parametri" richiesti per la partecipazione alla terza fase
dell'Unione monetaria europea, l'Italia ha sperimentato nel
1998 un graduale rallentamento dello sviluppo economico,
risentendo degli effetti delle crisi finanziarie internazionali e,
soprattutto, di vincoli di natura interna che potrebbero con
dizionare anche il futuro.

Congiuntura estera

Impatto delle crisi In base alle stime del Fondo monetario internazionale,
finanziarie le ripercussioni a livello mondiale delle crisi finanziarie

hanno comportato un significativo rallentamento della
crescita del prodotto (dal 4,2% nel 1997 al 2,5% nel 1998)
e del commercio (dal 9,9% al 3,3%), determinando
prospettive a breve termine orientate verso un
contenimento dell'attivita economica.

Rallentamento delle Nel 1998, grazie alla prospettiva dell'Unione monetaria,
economie europee l'Europa e rimasta al riparo dalle tensioni manifestatesi sui

mercati finanziari internazionali ed ha registrato l'aumento
pili elevato del Pil dal 1990 (+2,9% per l'Unione europea e
+3% per i paesi dell'Uem). Nella seconda parte dell'anno si e
riscontrato un marcato rallentamento, associato ad una cadu
ta del clima di fiducia delle imprese che e proseguita nei pri
mi mesi del 1999.

L'avvio della moneta unica europea e stato caratterizzato
da un'iniziale stabilita dell'euro nei confronti del dollaro
americano. Dall'inizio di febbraio, la valuta europea ha co
minciato a subire pressioni al ribasso.

Crescita interna e apertura internazionale

Dinamica del Pil In Italia, nel corso del 1998, il prodotto interno lordo a
prezzi costanti e cresciuto dell'1,3%, meno dell'anno prece
dente, quando pure l'aumento era stato particolarmente
contenuto (+1,5%). Tale risultato e stato conseguito in pre
senza di un'accelerazione della domanda interna, al netto
delle scorte, la quale ha contribuito per 1,9 punti percentua-
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li alla crescita del prodotto; anche la variazione delle scorte
ha fornito un impulso positivo, rna pili limitato rispetto
all'anno precedente; la dinamica delle esportazioni nette, in
diminuzione dal 1997, ha influito negativamente sulla cresci
ta del Pil.

Tra gli impieghi del prodotto si e manifestato, rispetto
all'anno precedente, un minore aumento dei consumi finali
interni, imputabile soprattutto alla spesa delle famiglie:
l'acquisto di mezzi di trasporto e la voce che spiega
prevalentemente la differente dinamica riscontrata negli
ultimi due anni. Nel 1997 il suo contributo alla crescita della
spesa complessiva delle famiglie e stato pari a 1,3 punti
percentuali e l'anno passato si e annullato. Nel 1998 si e
invece verificata un'accelerazione della spesa per
investimenti, seppure inferiore alle attese. Per la prima
volta dal 1992, si e riscontrata una lieve crescita nel settore
delle abitazioni, sostenuta dall'incremento della
manutenzione straordinaria degli immobili, legato agli
incentivi di natura fiscale.

La crisi dei paesi emergenti ha frenato la dinamica delle
esportazioni aumentate di appena 1'1,2%, l'incremento pili
basso dal1992. La crescita delle importazioni e stata del 6,1%
in termini reali ed ha fatto seguito al forte aumento (+10%)
gia registrato nel 1997.

11 settore industriale, nonostante le tendenze riflessive
manifestatesi nel corso d'anno, presenta nella media del
1998 un tasso di incremento in linea con quello del 1997. E'
quindi la debolezza delle dinamiche produttive dei servizi a
spiegare, dal lato dell'offerta, la diminuita crescita del red
dito. I servizi determinano, peraltro, il 64% del valore ag
giunto a prezzi costanti, a fronte del 28% dell' industria in
senso stretto: l'evoluzione del terziario e percio decisiva
per realizzare un'espansione significativa del prodotto na
zionale.

L'incremento salariale (+2,3%) e stato superiore al tasso di
variazione dei prezzi al consumo per l'intera collettivita
(+2%), rna uguale a quello del deflatore della spesa delle fami
glie, segnalando COS! la stazionarieta del potere d'acquisto
delle retribuzioni.

Si puo valutare che la restituzione dell'eurotassa,
l'erogazione dei nuovi assegni per il sostegno dei carichi
familiari, l'aumento degli assegni sociali e l'ulteriore
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detrazione dell'Irpef per i trattamenti pensionistici inferiori
a 18 milioni, introdotti dalla legge finanziaria per il 1999,
possano determinare, a parita di altre condizioni, un
aumento del reddito disponibile delle famiglie per l'anno
in corso pari, in media, a circa 240 mila lire, mantenendo
sostanzialmente inalterata la distribuzione del reddito e
producendouna lieve diminuzione della poverta.

Penetrazione delle II rallentamento del Pil, in presenza di un'accelerazione
importazioni della domanda interna, chiama in causa fattori di

competitivita dell'economia italiana. In effetti, il rapporto
tra importazioni di beni e servizi e domanda interna,
valutate a prezzi costanti, presenta una crescita sostenuta
gia tra il 1995 e il 1996 (dal 22,2% al 23,9%), raggiungendo
il 24,7% nel 1998. Questo fenomeno risulta comune a gran
parte dei paesi dell'Unione europea, rna la rapidita e
l'ampiezza con la quale va manifestandosi nel nostro
Paese, soprattutto per quanto riguarda i beni
d'investimento, toccando inoltre ampi segmenti dei beni
di consumo, appaiono notevoli. L'indebolimento dei
fattori di competitivita trova riscontro anche nella
diminuzione del rapporto tra esportazioni di beni e
servizi e produzione totale, valutate a prezzi costanti.
Esso,dopo una stabilizzazione nel 1997 su valori analoghi
a quelli del 1996 (12,6%) e sceso al 12,2% nel 1998.

Riduzione delle quote di Pure in un quadro di difficolta in importanti mercati di
mercato sbocco, l'Italia mantiene la sesta posizione nella graduato

ria dei principali paesi esportatori; la quota a prezzi co
stanti e lievemente diminuita nel 1998, confermando il ri
dimensionamento iniziato nel 1996 (dopo tre anni di
espansione). Nel medesimo periodo, Francia e Germania
hanno invece incrementato la propria quota di mercato
sull' export mondiale.

D'altra parte, l'Italia sale di una posizione (dalla settima al
Ia sesta) fra i principali paesi importatori. In un contesto di
rallentamento della crescita dei flussi in valore delle merci,
sia esportate sia importate, il saldo commerciale nel 1998 e
risultato inferiore di oltre 5 mila miliardi di lire rispetto
all'anno precedente, mantenendo comunque un livello pari
ad oltre 46 mila miliardi.

Settori produttivi

II 1998 ha fatto registrare, per il complesso di agricoltura,
silvicoltura e pesca, una crescita produttiva modesta, con un
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incremento dell'1,2% del valore aggiunto ed una netta fles
sione dei prezzi.

In un quadro che mostra dinamiche dell' industria in senso
stretto positive in termini sia produttivi sia occupazionali, un
aumento della produttivita del lavoro inferiore a quello rileva
to nel 1997 e la riduzione dei prezzi dell' output hanno deter
minato una lieve compressione dei margini di redditivita,

Nella media del 1998 l'indice della produzione industriale
ha registrato un aumento dell'1,9%, inferiore a quello dell'an
no precedente. La prima componente a rallentare e stata
quella dei beni di investimento, che aveva mostrato il punto
di svolta nell'ottobre 1997, seguita nei mesi successivi dalle
altre tipologie di produzioni.

Le medie imprese hanno conseguito risultati produttivi Performance delle medie
leggermente migliori delle grandi. Anche dall'indagine an- imprese
nuale "rapida" condotta dall'Istat sulle medio-grandi imprese
industriali e dei servizi emerge un quadro che sottolinea il
buon risultato (in termini di fatturato, occupazione e redditi-
vita) delle medie imprese rispetto a quelle di maggiori di-
mensioni.

SuI piano territoriale il rallentamento dei livelli di attivita
si e manifestato in tutte Ie ripartizioni. Nel quarto trimestre si
presentano deboli segnali di recupero soltanto per il Nord
est, dove si confermano anche risultati economici ed occu
pazionali sistematicamente superiori a quelli delle altre ripar
tizioni.

La limitata crescita produttiva dei servizi e stata consegui- I servizi
ta con un'espansione occupazionale inferiore a quella dell'in-
dustria e pressioni inflazionistiche che risultano cornparati-
vamente piuttosto elevate; nello stesso tempo i margini di
profitto sono aumentati di circa un punto percentuale.

Occupazione

AlIa luce della debolezza dei livelli di attivita, la crescita Crescita dell'occupazione
dell'occupazione e risultata tutt'altro che trascurabile. Le
unita di lavoro totali sono aumentate in media d'anno dello
0,7% (+159 mila unita), in modo particolare nella componen-
te dei dipendenti. II settore industriale ha mostrato, con l'ec-
cezione del comparto edilizio, la pili intensa crescita delle
unita di lavoro degli anni Novanta. La domanda di lavoro nei
servizi, seppure meno vivace di quella industriale, e risultata
comunque in accelerazione rispetto al 1997.
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Nella seconda meta dell'anno, la rilevazione trimestrale
sulle forze di lavoro mostra un disallineamento congiuntura
le tra l'andamento dell'occupazione nelle regioni meridiona
li e nelle restanti ripartizioni: il Mezzogiorno, che aveva mo
strato una dinamica molto vivace tra gennaio e luglio, ha su
bito a ottobre 1998 una netta battutad'arresto.

Lavoro temporaneo e a 11 mercato dellavoro si e ulteriormente orientato alla fles-
tempo parziale sibilita, con una significativa espansione dellavoro tempora

neo e a tempo parziale. Complessivamente, il numero di as
sunzioni in posizioni lavorative alle dipendenze e di ingressi
nel lavoro autonomo e risultato pari a 2.834 mila unita, 193
mila in pili rispetto all'anno precedente. Il rapporto tra flus
so in ingresso e media degli occupati e passato dal 13,2% al
14,1% negli ultimi due anni.

Nonostante l'incremento del numero di occupati, le per
sone in cerca di occupazione sono aumentate di 22 mila unita
nella media del 1998. Su tale incremento, il pili contenuto de
gli ultimi tre anni, ha influito la ripresa della domanda di lavo
ro che, soprattutto nel Mezzogiorno, ha incoraggiato fasce di
offerta marginale a presentarsi sui mercato.

Prezzi

Prosegue la disinflazione

Differenziale tra servizi e
industria

Saldi del settore pubblico

VIII

Nel corso del 1998 si sono accentuate le tendenze disin
flazionistiche relative ai prezzi delle materie prime. Per
quanto riguarda i prezzi al consumo, l'anno si e aperto con
un tasso di inflazione, sulla base dell'indice per l'intera col
Iettivita nazionale, di circa il 2% in termini tendenziali. Esso
si e mantenuto su questo livello per gran parte dell'anno e
negli ultimi due mesi e sceso all'1,7%. Nel marzo 1999 e risul
tato pari a +1,3%.

Si registra un differenziale inflazionistico nei prezzi
dell' outputtra servizi e industria, pari ad oltre tre punti per
centuali nel 1998 e crescente rispetto al 1997. Analogo feno
meno aveva caratterizzato gran parte degli anni Novanta. Da
ta la crescente integrazione tra attivita industriali e terziarie,
la persistenza di tali dinamiche potrebbe influire negativa
mente sulla cornpetitivita della nostra industria.

Finanza pubblica

Nel1998 il conto economico delle amministrazioni pub
bliche si e chiuso con un indebitamento netto pari al 2,7%
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del Pil, 10 stesso livello raggiunto nel 1997. II risultato e leg
germente superiore rispetto all'obiettivo del 2,6%, fissato
nel Documento di programmazione economica e finanziaria
per il triennio 1999-2001. La stima della Commissione euro
pea relativa al saldo strutturale, calcolato cioe al netto degli
effetti del cicIo, presenta un risultato migliore, con una ridu
zione dell'incidenza suI Pil di un decimo di punto percentua
Ie (dal 2,4% nel 1997 al 2,3% nel 1998). Esso risulta ancora pili
positivo se confrontato con l'evoluzione dei paesi dell'area
euro, la quale denota complessivamente un lieve peggiora
mento.

Per la prima volta, dopo quasi trent'anni, il saldo di parte
corrente e risultato positivo e pari allo 0,5% del Pil,

Le uscite del conto economico delle pubbliche ammini- Uscite ed entrate
strazioni hanno registrato una crescita modesta rispetto
all'anno precedente (+1,3%) e la lora incidenza suI Pil si e ri-
dotta dal 51,2% al 49,7%. AlIa contenuta espansione delle
spese correnti (+0,4%), che consolida la tendenza osservata
nell'anno precedente, si e associato un netto recupero delle
uscite in conto capitale (+14,2%), dopo la contrazione del
1997. La spesa per interessi passivi ha continuato a benefi-
ciare della riduzione dei tassi sui titoli pubblici e si e. ridotta
del 14,9%, accelerando la tendenza gia emersa nell'anno
precedente.

Le prestazioni sociali hanno presentato una dinamica
contenuta, riflettendo il moderato incremento di quelle
previdenziali. Le entrate totali delle pubbliche ammini
strazioni sono aumentate dell'1,2%, con un netto rallenta
mento rispetto all'anno precedente ed una riduzione
dell'incidenza percentuale suI Pi! dal 48,5% al 47%. La pres
sione fiscale e passata dal 44,8% al 43,6%. Al netto delle im
poste in conto capitale, voce nella quale e stata registrata
10 scorso anna l'eurotassa, la riduzione e stata lievemente
inferiore.

Struttura del sistema produttivo

II censimento intermedio dell'industria e dei servizi Risultati del censimento
condotto dall'Istat con riferimento al 1996 e Ie diverse intermedio

rilevazioni di carattere strutturale hanno consentito di
analizzare a fondo il sistema produttivo italiano, ponendo
alcuni interrogativi sulla sua futura tenuta.

Le caratteristiche di specializzazione settoriale hanno
storicamente enfatizzato nel nostro Paese il ruolo delle rni-
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Conjigurazione territoriale

L'agricoltura italiana nel
contesto europeo

Occupazione sommersa

x

croimprese e dellavoro autonomo; tra il 1991 e il 1996, la di
mensione media d'impresa e il grado di concentrazione di
molti settori, valutati in termini di occupazione, si sono ulte
riormente ridotti. La specificita risulta ancora pili evidente in
confronto con gli altri paesi dell'Unione europea: la dimen
sione media delle imprese italiane e nettamente inferiore,
con circa quattro addetti rispetto a sei. Inoltre, l'occupazio
ne nelle imprese industriali con almena 250 addetti e pari al
25,4% del totale settoriale rispetto al 47,2% nell'Unione euro
pea; le imprese dei servizi con meno di 10 addetti assorbo
no il 61,1% dell'occupazione del settore rispetto al 42,3%
nell'Unione europea.

Dal confronto tra i dati del 1991 e del 1996 emerge un so
stanziale consolidamento della configurazione territoriale
della struttura produttiva italiana, anche se non mancano se
gnali di cambiamento, nella direzione di un rafforzamento
(relative) lungo la direttrice adriatica per Marche, Abruzzo e
Molise e inoltre nel Nord-est e Nord-ovest. I distretti si con
fermano come caratterizzazioni strutturali del tessuto pro
duttivo; in particolare, nel1996, il contributo alle esportazio
ni di manufatti dei 199 distretti industriali individuati dall'Istat
e risultato pari al 43%, arrivando per taluni gruppi di prodot
ti (tradizionali e della meccanica specializzata) a costituire i
due terzi dell'exportcomplessivo.

Alcune specificita della struttura produttiva dell'industria
e dei servizi vengono confermate anche per il settore agri
colo che, in ambito europeo, esprime un chiaro sottodi
mensionamento aziendale e il permanere di situazioni di ar
retratezza, mitigate soltanto in parte dall'emergere di realta
innovative e da fenomeni di modernizzazione in qualche ca
so rilevanti. E' proseguita la riduzione del numero di aziende
agricole, tendenza comune a tutti i paesi europei, che in Ita
lia ha caratterizzato soprattutto il settentrione e ha determi
nato un incremento di oltre il 10% della superficie media per
azienda. Tuttavia, la superficie agricola utilizzata rappresenta
I'll% di quella complessiva dell'Unione europea, mentre le
aziende costituiscono il 34% e gli addetti il 31%.

Lo sviluppo dei servizi testimonia importanti processi di
convergenza verso modelli organizzativi moderni presenti
negli altri paesi, rna rimarca segnali di ritardo, soprattutto nel
campo dei servizi alla produzione e del commercio.

In questa quadro, le elaborazioni condotte nell'ambito
della nuova contabilita nazionale confermano un'elevata
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propensione della struttura produttiva nazionale a operare
in condizioni di irregolarita. Nel 1997 sono state circa 3,4 mi
lioni le unita di lavoro irregolari. La quota di occupazione
sommersa sulle unita di lavoro totali e passata dal 13% al 15%
tra il 1992 e il 1997. Ad assorbire gran parte del lavoro irre
golare (il 70% circa) sono i settori dei servizi, rna l'incidenza
pili elevata rispetto all'occupazione complessiva settoriale si
registra in agricoltura.

La propensione al sommerso puo essere spiegata da fat
tori di carattere strutturale Cspecializzazione produttiva, di
mensione delle imprese, caratteristiche dell'offerta di Iavo
ro) anche collegati alla situazione fiscale e amministrativa del
Paese. Le attivita sommerse si svolgono prevalentemente in
imprese individuali 0 di dimensione ridotta e in ambiti set
toriali ben delineati, intrecciandosi con I'attivita regolare.
Tutto cia sembra indicare che si e in presenza di uno "zoc
colo duro" non facilmente eliminabile.

Ricerca dell'efficienza

In un quadro caratterizzato da un regime di cambi
stabili, bassa inflazione e stringenti vincoli di bilancio e
dall'inasprirsi della competizione su scala mondiale,
l'efficienza delle imprese rappresenta un elemento cruciale
della capacita competitiva del Paese. Le imprese italiane
riescono a raggiungere livelli soddisfacenti di efficienza
tecnica, nonostante le ridotte dimensioni aziendali. Cia vale
soprattutto nel settore manifatturiero, anche in a1cuni
comparti "tradizionali".

La presenza di aree distrettuali e tra i fattori che Imprese e distretti
spiegano la cornpetitivita di alcuni settori, quali cuoio, pelli industriali
e calzature e tessile. Per altri settori, come l'industria
meccanica e quella del legno, sembra invece sussistere una
sostanziale equivalenza tra imprese appartenenti a distretti
e imprese "isolate".

Questi risultati, pur confermando l'importanza del mo
dello distrettuale, sottolineano come esso non costituisca
elemento esclusivo per assicurare l'efficienza tecnica delle
piccole e medie imprese.

II fatto di operare in condizioni di efficienza rappresenta
un'importante condizione per la competitivita del sistema
produttivo. Va pero ricordato che un sistema incapace di al
largare la base produttiva, comporta una sottoutilizzazione
delle risorse a livello macroeconomico, con difficolta di as
sorbimento occupazionale e latenti tendenze alla stagnazione.
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In ogni caso, l'efficienza non esaurisce i fattori di succes
so dell'apparato produttivo, che riguardano anche le caratte
ristiche del modello di specializzazione, una capacita innova
tiva pili avanzata, la crescita qualitativa delle risorse materiali
ed immateriali da destinare alla produzione di beni e servizi.

Innovazione tecnologica e ricerca

La pressione concorrenziale alla quale sono sottoposte le
imprese industriali sta influenzando la natura dei processi di
innovazione, in particolare quelli di carattere tecnologico.
Per le imprese che operano su mercati aperti alla concor
renza, la loro introduzione non puo essere pili considerata
come opportunita finalizzata ad assicurare un vantaggio
competitivo, rna piuttosto come condizione necessaria per
restare sul mercato.

Ricerche e sviluppo Pur in presenza di un livello nettamente inferiore a quello
tipico degli altri paesi industrializzati, l'attivita di ricerca e
sviluppo ha mostrato nel periodo 1996-98 evidenti segnali di
recupero. L'innovazione tecnologica sta penetrando anche in
settori che, fino a non molti anni fa, l'avevano considerata
secondaria rispetto allo sviluppo di prodotti nuovi
"esteticamente" 0 all'adozione di innovazioni organizzative,
pure importanti. Nel periodo 1994-96, circa la meta delle
imprese industriali italiane ha sviluppato prodotti 0

introdotto processi di produzione tecnologicamente nuovi.
Nel periodo 1990-92, caratterizzato peraltro da spinte
recessive, l'analoga proporzione era risultata pari a un terzo.
11 14,5% delle imprese innovatrici ha introdotto solamente
innovazioni di prodotto, il 23,7% solamente innovazioni di
processo; la maggioranza (58,5%) ambedue i tipi di

Innouatiuitd delle piccole innovazione. In particolare, si registra un forte recupero
imprese innovativo delle piccole imprese e dei settori "tradizionali" e

cia risulta coerente con le evidenze relative all'efficienza. Un
ulteriore, importante, elemento di novita rispetto ai primi
anni Novanta e rappresentato dal fatto che la maggioranza
delle imprese innovatrici pone il tema della qualita come
determinante negli investimenti in tecnologia. Per contro, va
segnalata la scarsa cooperazione in questo campo delle
imprese industriali con soggetti esterni; evidentemente,
l'innovazione viene concepita ancora come un processo
prevalentemente interno all'impresa. Gli ostacoli di tipo
finanziario si confermano fortemente condizionanti rispetto
alle dinamiche innovative.
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Competitivita del Mezzogiorno

In un processo di crescente apertura internazionale delle
imprese, il Mezzogiorno, ne11998,ha aumentato Ie sue espor
tazioni dell'8,2% rispetto al 1997. Tale risultato, molto superio
re a quello medio italiano, perdura ormai da alcuni anni ed ha
portato la quota di esportazioni di quest'area dal 9,1% al 10,2%
tra il 1996 e il 1998. La crescita delle esportazioni delle regioni
sud-orientali e avvenuta in presenza di un radicale cambiamen
to del modello di specializzazione. Inoltre, una prima valuta
zione della qualita dei prodotti del made in Italy esportati dal
Mezzogiorno consente di affermare che essi hanno raggiunto
standard in linea 0 superiori al livello medio nazionale, alme
no in alcune province della Campania e della Puglia.

Questo risultato, unito ad una dinamica pili sostenuta del
le presenze turistiche nelle regioni meridionali e a persisten
ti segnali di ristrutturazione del commercio a favore delle
forme pili moderne, testimonia dei progressi e delle poten
zialita dell'area. Peraltro, come dimostrano anche i risultati
del censimento intermedio, il Mezzogiorno non puo pili es
sere analizzato in modo unitario, viste Ie specificita assunte
dalle regioni del versante adriatico.

Valorizzazione del capitale umano

Le capacita competitive di un Paese e del suo sistema
produttivo dipendono anche dall'investimento e dallo stock
di conoscenze incorporate nel capitale umano.

L'analisi delle caratteristiche del sistema formativo italia- It sistema formativo
no e della partecipazione dei giovani mostra come il ritardo
storico nella scolarizzazione di massa sia stato colmato. II
confronto con gli altri paesi europei pone, pero, in risalto al-
cuni punti critici e carenze strutturali: l'attuale durata della
scolarizzazione obbligatoria, la rigidita dei percorsi, l'elevato
livello di dispersione, un'offerta incentrata prevalentemente
suI modello scolastico e non adeguatamente collegata con il
mondo dellavoro.

Le difficolta occupazionali incontrate dai giovani che
escono dalla scuola secondaria superiore costituiscono un
forte incentivo a proseguire gli studi per conseguire una for
mazione supplementare; la mancanza di un'adeguata artico
lazione di opportunita formative li spinge ad iscriversi in
massa all'universita. La sua tuttora scarsa efficienza contribui
see a determinare un'elevata dispersione.
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Rendimento del capitate
umana

XIV

Le prospettive occupazionali dei giovani restano comun
que fortemente condizionate dallo stato del mercato del la
voro: la quota di occupati a un anna di distanza dal consegui
mento del titolo di studio secondario superiore e, nelle re
gioni settentrionali, pili che doppia rispetto a quella del Mez
zogiorno e l'eta media di ingresso risulta dai due ai quattro
anni pili alta. In generale, le persone in possesso di titoli di
studio pili elevati sono meno esposte al rischio di disoccu
pazione.

11 confronto del rendimento della formazione dei lavora
tori dipendenti nei paesi dell'Unione europea, misurato dal
differenziale salariale associato al possesso di ciascun titolo di
studio rispetto a quello immediatamente meno elevato, se
gnala, per l'Italia, una redditivita dell'istruzione secondaria e
terziaria pili alta rispetto a quella stimata per paesi come la
Germania, la Danimarca 0 i Paesi Bassi. L'approfondimento
dei fattori che spiegano la variabilita dei salari nelle imprese
italiane mostra che il differenziale salariale derivante
dall'istruzione e, per qualsiasi titolo di studio, pili elevato nel
Nord-ovest e minima nel Mezzogiorno. D'altra parte, a pre
scindere dal titolo di studio, si rileva una notevole importan
za esplicativa sulla retribuzione del tipo di attivita professio
nale svolta.

Nei prossimi anni si produrranno modificazioni consi
stenti riguardo alla struttura demografica della popolazione.
Quella giovanile con un'eta compresa fra i 15 e i 24 anni di
minuira infatti, nel corso di poco pili un decennio, di 1,7 mi
lioni di unita, anche tenendo conto del prevedibile sviluppo
dell'immigrazione. Cia determined un impoverimento del
le risorse pili permeabili dal punto di vista dell'accrescimen
to del capitale umano.

Trasformazioni familiari e trasformazioni sociali

Negli ultimi decenni, si e verificato nel Paese un lento rna
intenso processo di trasformazione dei tempi e dei modi
del vivere quotidiano.

Alla famiglia e stato attribuito il ruolo di principale am
mortizzatore sociale; essa si restringe e si dilata nel corso del
tempo, al di la del ciclo di vita naturale, per far fronte ai pro
blemi dei suoi componenti. Lo testimoniano il fenomeno
della prolungata permanenza dei figli in famiglia, il ritorno
dei figli Cprincipalmente maschi) separati nella famiglia dei
genitori e dei genitori anziani non autosufficienti nella fami-
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glia dei figli, l'intimita a distanza che comunque si sviluppa tra
genitori anziani e figli.

Nel 1990, i figli celibi e nubili di 18-34 anni ancora convi
venti con i genitori erano il51,8%; nel1998 sono il58,8%. An
che tra 25 e 29 anni i giovani che vivono con i genitori sono
la maggioranza e tra 30 e 34 anni sono ancora il 20%. La per
manenza con i genitori non e quasi mai percepita come un
peso 0 una limitazione della liberta individuale. Soltanto po
chi giovani sottolineano questo aspetto. L'affrancamento e la
conquista di autonomia non presuppongono pili l'uscita da
casa, ma si realizzano senza forti tensioni anche rimanendo
in famiglia. La consistenza e la diffusione del fenomeno in
tutte Ie aree del Paese non possono essere giustificate com
pletamente dalla difficolta di inserimento nel mondo del la
voro. In effetti, nel Centro-nord la maggioranza dei giovani
che rimane in famiglia e occupata. Per giustificare l'uscita dal
la famiglia e l'assunzione delle responsabilita della vita indi
pendente deve poter essere almeno mantenuto il livello di
benessere raggiunto nella cas a dei genitori, sia esso elevato
come nel Nord 0 pili basso come nel Mezzogiorno.

Anche quando i figli costituiscono una propria famiglia,
mantengono un rapporto stretto con i genitori, spesso
rafforzato dalla prossimita della residenza. Ad una progressi
va riduzione del numero di coppie che sceglie di coabitare
con i genitori al momenta delle nozze (dal 40% delle coorti
matrimoniali degli anni Cinquanta al 10% di quelle di pili re
cente costituzione) corrisponde un aumento della quota di
coloro che risiedono nelle vicinanze. Oltre la meta delle
coppie che si sono formate a partire dalla meta degli anni
Ottanta ha abitato, al momento del matrimonio, in una casa
situata entro il raggio di un chilometro da almeno una delle
famiglie di origine, con preferenza, seppure in diminuzione,
per quella dello sposo.

II ritorno alIa coabitazione con i genitori da parte dei se
parati e frequente, ancorche temporaneo. In complesso, so
no 163 mila gli individui che vivono con i genitori dopo il fal
limento dell'unione coniugale e quasi il 60% ha meno di 40
anni.

Quando i genitori diventano anziani, un'elevata propor
zione dei figli (due terzi del totale) continua a vederli almeno
qua1che volta a settimana. I contatti risultano pili frequenti se
aumentano Ie necessita di assistenza. Anche quando gli anzia
ni sono ricoverati in istituti, i figli dichiarano di far loro visita:
il 65% dei figli con madre ricoverata in istituto si reca da lei al-
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meno una volta a settimana. Naturalmente, pero, il fenome
no dell'istituzionalizzazione riguarda soprattutto anziani che
non hanno parenti stretti in vita.

Ripartizioni dei ruoli nella I1 sostegno tra generazioni rappresenta dunque una risor-
famiglia sa fondamentale per gli individui in tutto il corso della vita

rna ne condiziona anche i percorsi. I1 modello di welfare ita
liano si e basato per molti anni sulla disponibilita della fami
glia a mantenere al proprio interno i soggetti vulnerabili e
delle donne a farsi carico del lavora di cura. Cia e stato pos
sibile grazie anche ai bassi tassi di occupazione femminile e
alla forte asimmetria di genere dei ruoli in famiglia. La ere
scente partecipazione femminile al mercato del lavoro negli
anni pili recenti non e stata accompagnata da un adeguato
riequilibrio dei ruoli familiari. I1 sistema di sostegno familiare
rischia quindi di entrare in crisi. Tuttavia, i padri pili giovani,
soprattutto quando hanno un elevato livello di istruzione,
mostrano segnali di un maggiore coinvolgimento nel lavoro
in casa.

In questo quadra sono favorite le scelte difensive dei gio
vani: rinvio dell'uscita dalla famiglia di origine dove travano
garanzie e sicurezza; rinvio del matrimonio; rinvio della na
scita del primo figlio. Molti di questi rinvii finiscono per tra
dursi in rinunce, poiche se le eta sociali si sono dilatate, quel
le biologiche sono rimaste sostanzialmente immutate. Tutto
cia determina condizioni di vita per i bambini di oggi molto
diverse dal passato: si tratta sempre pili spesso di figli unici;
la loro socializzazione avviene in generale con coetanei estra
nei alla famiglia; sono in diminuzione le figure dei cugini.

Padri separati e figli La figura materna continua ad essere fondamentale, garan-
tendo continuita anche in presenza di eventi critici, come 10
scioglimento del matrimonio dei genitori. Nonostante segna
li di ridefinizione dell'identita paterna, i padri hanno un rap
porto con i figli che, al momenta della separazione, si rivela
fragile: il 25% non vede pili i figli 0 soltanto qualche volta l'an
no e la percentuale e pili elevata negli strati sociali pili bassi.

Mobtlita territoriale

Poiche i giovani escono pili tardi dalla famiglia di origine
e solo a certe condizioni, la mobilita territoriale di lunga
distanza, tradizionalmente pili diffusa tra lora, si e
fortemente ridotta, anche se si percepiscono segnali di
nuova disponibilita.
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In passato, le migrazioni interne, principalmente per
mouvi di lavoro, hanno alimentato forti flussi di
popolazione diretti dal Sud verso il Nord. Molto pili
limitato era il numero di colora che si muovevano ogni
giorno dal lora comune di residenza per lavoro, per studio
o nel tempo libero; ancora meno erano quelli che si
recavano in vacanza.

II modello odierno di rnobilita e radicalmente diverso.
Grazie anche ai progressi dei trasporti, gli spostamenti sul
territorio sono divenuti un elemento caratterizzante l'attuale
stile di vita.

Crescenti segmenti della popolazione si muovono siste- La mobilita oggi
maticamente ogni giorno al di fuori del proprio comune, in
genere nella provincia: si tratta del 36,5% degli occupati e del
38,6% degli studenti delle scuole secondarie superiori e
dell'universita, ai quali si aggiungono il 18,4% di studenti e il
7,5% di occupati che escono dai confini della provincia.

In aggiunta, ampie fasce di popolazione (23% in un tri
mestre) si spostano tra comuni diversi per andare a trovare
parenti e amici, per fare acquisti, trascorrere il tempo libero
in attivita ricreative e culturali, producendo un ammontare
complessivo di 330 milioni di spostamenti in un trimestre,
in rapporto di circa 1 a 2 rispetto ai movimenti sistematici
dei pendolari per lavoro e studio. Anche i viaggi e i soggior
ni per vacanza fanno ormai parte stabilmente della stile di
vita degli italiani. II raggio di spostamento si e allungato e so
no pili frequenti le destinazioni all'estero che riguardano una
persona su quattro tra quelle che vanno in vacanza.

In questo quadro, gli spostamenti di residenza tra comu- Pendolarismo familiare
ni hanno assunto un peso minore; nel corso degli anni No-
vanta, si e trattato di 1 milione e 100 mila unita all'anno. Il la-
voro non e pili il motivo principale; anche per i trasferi-
menti interregionali, ricorre in meno del 35% dei casi. Au-
menta invece l'importanza della qualita dell'abitare, indicata
anche dalla maggior parte di colora che manifestano soltan-
to l'intenzione di spostarsi. La tendenza e di mantenere sta-
bile il baricentro della propria vita relazionale, Ii dove sono
radicati gli affetti, aumentando semmai la lunghezza degli
spostamenti giornalieri. Cresce, quindi, la mobilita quotidia-
na fuori dalla provincia e si presentano i "pendolari della fa-
miglia" i quali si dividono tra due abitazioni nell'arco della set-
timana 0 dell'anno, per motivi legati alla formazione, allavo-
ro, ai legami affettivi, ai rapporti tra generazioni. Si tratta di
persone di entrambi i sessi e di ogni eta, anche se i giovani
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prevalgono sugli anziani. Le dimensioni del fenomeno sono
tutt'altro che irrilevanti: 2 milioni 540 mila persone.

I trasferimenti di residenza di lunga distanza non sono
comunque trascurabili. Si registra di nuovo un saldo migrato
rio negativo del Mezzogiorno che, nel 1997, ha raggiunto 55
mila unita e risulta crescente. A beneficiarne sono tutte le al
tre ripartizioni, ma soprattutto il Nord-est e, in particolare,
l'Emilia-Romagna.

Disponibilita alta mobilita Fra le persone in cerca di occupazione sono sempre pili
interna numerose quelle disponibili a trasferimenti di lunga distanza

per lavoro: nel 1994 erano il 20,3%, nel 1998 sono passate al
22,3%. Nel Mezzogiorno la percentuale arriva al 28%. Sono
pili disponibili a spostarsi gliuomini, coloro che sono alla ri
cerca di prima occupazione, i celibi e le nubili, i laureati e i
diplomati.

In questo contesto di mobilita territoriale, si e inserito
negli ultimi anni un nuovo soggetto che ha contribuito a
rafforzare le tendenze in atto. Si tratta della popolazione
straniera la quale mostra una propensione a spostarsi pili ele
vata rispetto a quella italiana. In particolare, il tasso annuo di
migratorieta interregionale degli stranieri e pari al 18,2%0
contro il 5,3%0 riferito all'intera popolazione; essi hanno
rappresentato oltre il 5% del totale degli individui che si so
no trasferiti da una regione all'altra nel corso del 1997 e sono
risultati fortemente attratti dalle regioni settentrionali.

Presenza straniera

Una presenza diffusa e
stabile

XVIII

L'Italia e ormai un Paese di immigrazione. L'incidenza di
stranieri regolarmente presenti e pari al 2% della popolazio
ne totale, una proporzione ancora piuttosto contenuta, so
prattutto se confrontata con quella di altri paesi sviluppati
(per la Germania, ad esempio, e pari all'8%), ma il cui ritmo
di crescita e aumentato considerevolmente negli ultimi anni.
Gli immigrati sono fortemente concentrati nel Centro e nel
Nord-ovest, dove vive il 63% degli stranieri in possesso di
permesso di soggiorno e iscritti in anagrafe. In sei anni la 10
ro consistenza nel Nord-est e pili che raddoppiata. ARoma
e Milano vive il 28% degli stranieri presenti nel Paese.

Le caratteristiche del modello migratorio italiano sono
molto diverse rispetto a quelle dei paesi europei di pili antica
immigrazione dove, sia a causa di politiche pili selettive sia, in
qua1che caso, per tradizione "coloniale", la concentrazione
degli immigrati per Paese di origine risulta maggiore. Da noi
emergono due percorsi forte mente caratterizzati: da una par-
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te l'immigrazione di origine nord-africana, maschile e seguita
dal ricongiungimento di familiari; dall'altra, l'immigrazione fi
lippina e peruviana, con Ie donne che rappresentano il pri
mo anello della catena migratoria. I marocchini risultano al
primo posto tra Ie comunita presenti nel Paese, con circa 122
mila unita, seguiti dagli immigrati dalla ex-Jugoslavia e dall'Al
bania; e in crescita l'immigrazione dall'Asia e dal Sud America.

Molte comunita, pur se in fasi diverse del loro percorso
migratorio, mostrano chiari segni di consolidamento. Au
mentano i ricongiungimenti familiari; ci si sta avviando verso
una normalizzazione della struttura demografica, con il gra
duale aumento della componente femminile (45%), dei co
niugati (49%), degli anziani e dei minori (per due terzi nati in
Italia). Matrimoni misti, soprattutto tra italiani e straniere, e
nascite da genitori stranieri testimoniano l'aumento dell'inci
denza di strutture familiari diverse dai single, forma ancora
dominante per la popolazione straniera e che coinvolge an
che donne nel 40% dei casi.

L'impatto sulla societa italiana e importante. Dagli archivi
dell'Inps risultano pili di 300 mila occupati regolari, concen
trati in Lombardia, Lazio e Veneto: un terzo sono lavoratori
domestici e rappresentano quasi la meta di tutti coloro che
lavorano in Italia in questi servizi. Nel Nord-est, invece, gli
immigrati lavorano soprattutto nelle imprese.

La presenza di bambini stranieri nelle scuole, pur non es
sendo ancora elevata (0,8% del totale degli alunni), e pero dif
fusa. Nel ciclo dell'obbligo, una scuola su tre ha tra i suoi
alunni qualche bambino straniero e la proporzione sale a una
su due nelle regioni settentrionali.

Permane un'elevata quota di presenza straniera irregola
re, testimoniata dalle oltre 300 mila domande di regolarizza
zione presentate nel 1998. Essenzialmente fra gli irregolari si
concentrano i comportamenti criminali, al punto che 1'86%
degli stranieri denunciati risulta privo di permesso di sog
giorno. Molto elevata ed in crescita risulta la presenza stra
niera fra colora che sono entrati nelle carceri dallo stato di li
berra. Nel primo semestre del 1998, essi hanno rappresen
tato il 31,6% degli ingressi. Occorre tuttavia considerare che
su tale fenomeno, come pure sulla permanenza nelle carce
ri, incidono sia il tipo di reato commesso, sia la mancanza
dei requisiti necessari per potersi avvalere delle misure alter
native alIa detenzione.

Complessivamente, occorre guardare all'immigrazione
al di 13. dell'emergenza. Si tratta di prendere atto che gia oggi
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non soltanto il sistema economico, ma l'intera societa italia
na si avvalgono della ricchezza di una presenza nuova, desti
nata a svilupparsi e a radicarsi nel tempo.

Grandi citta

Ambiente urbano La mobilita a breve e lungo raggio, sistematica e non, fa
SI che le metropoli diventino meta di differenti tipologie di
individui che, per motivi di lavoro, di studio, acquisto di
beni e servizi, scambi culturali e turismo, si aggiungono ai
residenti, aumentando i problemi. Traffic0 , rumore, inqui
namento dell'aria, igiene pubblica, sono quelli pili frequen
temente segnalati dai cittadini dei grandi centri, con diffe
renze anche di 20 0 30 punti percentuali rispetto alla po
polazione degli altri comuni. 11 57% delle famiglie indica la
sporcizia nelle strade, il 70% problemi di traffico, il 63%
difficolta di parcheggio, altrettanti l'inquinamento dell'aria.
Miglioramenti vengono indicati relativamente al rumore, al
verde urbano ed anche al traffico. In otto dei tredici grandi
comuni, il verde pubblico e aumentato di circa il 10% fra il
1996 e il 1997.

Negli anni recenti, per risolvere i problemi della circo
lazione, gli amministratori locali hanno avviato politiche
che integrano strumenti di programmazione e di regola
zione delle attivita (piani di mobilita, servizi di trasporto
collettivo gestiti da privati) con provvedimenti tariffari, al
fine di riorientare la domanda di mobilita privata. Dopo
una prima fase di resistenza, i cittadini hanno dichiarato di
apprezzare le innovazioni introdotte, soprattutto colora
che risiedono nelle zone dove i problemi sono pili acuti: ad
esempio, la meta dei cittadini che usa l'automobile si e di
chiarata favorevole all'introduzione di tariffe per il par
cheggio.

La situazione dell'igiene pubblica e oggetto di crescente
preoccupazione per le famiglie. In questo caso, gli interventi
sono risultati meno efficaci. Ancora scarso risulta essere 10 svi
luppo della raccolta differenziata dei rifiuti che assorbe sol
tanto il 9% del complesso di quelli prodotti, con percentuali
apprezzabili nel Nord del Paese e in a1cune regioni centrali.

Una parte rilevante dei cittadini delle grandi citra lamen
ta, dunque, la presenza di gravi problemi ambientali. D'altra
parte, non sembra essere diffusa la coscienza dell'impatto di
a1cuni comportamenti individuali. Sono numerosi colora
che dichiarano di non evitare rumori superflui allorche sono
alla guida dell'auto, oppure di gettare carte per la strada. Gli
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stessi cittadini cominciano pero a rendersi conto di tali con
traddizioni e sottolineano che il miglioramento della situa
zione ambientale dipendera in primo luogo dall'impegno
della collettivita (68%), al quale si dovra affiancare quello delle
istituzioni (65%).

Nei centri metropolitani e diffuso un senso di insicurezza
e, d'altra parte, il tasso di criminalita e pili elevato che nel re
stante territorio. Tale tasso tende generalmente a ridursi, an
che nelle grandi citra, dove diminuiscono in particolare omi
cidi, rapine e furti.

L'apertura ai cittadini da parte delle amministrazioni loca- Cittadini e amministrazioni
li interessa l'intero Paese e trova stimolo nell'assunzione di locali

sempre maggiore responsabilita fiscale e finanziaria da parte
degli enti territoriali.

Nei grandi comuni sono state attivate numerose iniziative
di avvicinamento dell'amministrazione ai cittadini: basti
pensare aIle politiche dei tempi e degli orari, all'attivazione
delle banche del tempo, al potenziamento degli uffici per Ie
relazioni con il pubblico e all'uso di alcune reti civiche.

II processo in atto presenta parecchie contraddizioni.
Spesso i cittadini non sono adeguatamente informati delle
iniziative intraprese e raramente vengono valutati i risultati.
D'altronde, questi problemi sono diffusi a tutta la pubblica
amministrazione.

II trasferimento di funzioni amministrative promosso Autonomia finanziaria degli
dalle recenti leggi di riforma e stato preceduto da un am- enti locali

pio processo di decentramento fiscale che, iniziato per i
comuni nel biennio 1993-94 a seguito dell'introduzione
dell'imposta comunale sugli immobili, si e esteso recente-
mente anche aIle province. Nel 1996 il peso delle entrate
fiscali ha raggiunto nei comuni il 39% delle entrate corren-
ti e nelle province e stato pari al 18,5%. Anche Ie entrate
extra-tributarie, costituite per gran parte dai proventi ta-
riffari dei servizi pubblici locali, hanno avuto incrementi
consistenti, cosicche il grado di autonomia finanziaria ha
raggiunto complessivamente, nella media nazionale, un li-
vello piuttosto elevato. Per i comuni, risulta pari al 58% del-
le entrate correnti.

In particolare, il grado di autonomia finanziaria ha rag
giunto il 67% nei comuni del Nord e ha registrato incremen
ti pili consistenti per quelli di maggiore dimensione (oltre 60
mila abitanti), mentre resta su livelli mediamente pili conte
nuti nei comuni del Mezzogiorno e in quelli di minori di
mensioni (fino a 5 mila abitanti).
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Conclusioni

L'Italia attraversa una fase inquieta. Il ruolo internazionale
del Paese, esposto ai problematici rapporti tra Nord e Sud
del mondo e alle conseguenze della tumultuosa evoluzione
dell'Est europeo, e stato consolidato dall'ingresso nell'area
dell'euro. Questo risultato ha rappresentato un grande sue
cesso, ha consentito di allontanare definitivamente i rischi
della crisi finanziaria ed ha aperto importanti prospettive di
sviluppo. D'altra parte, ha acuito la percezione di alcuni pro
blemi - le disparita territoriali, la disoccupazione, una strut
tura del sistema di sicurezza sociale che non favorisce i gio
vani - ed ha accresciuto la consapevolezza che neppure in
un contesto europeo essi possano trovare rapida soluzione.

Come e pili volte segnalato nel Rapporto, molti proble
mi so no di natura strutturale e devono essere affrontati nella
prospettiva di cia che sara l'Italia non nell'anno 2000, rna tra
almeno un decennio.

I1 Paese non cresce adeguatamente suI piano economico.
AI di la delle difficolta congiunturali di carattere internazio
nale, sembrano manifestarsi ormai chiaramente gli effetti,
cumulatisi nel corso degli ultimi anni, di una progressiva per
dita di competitivita dell'offerta di beni e servizi sul mercato
nazionale. In queste condizioni, un eventuale aumento della
domanda tenderebbe ad andare a beneficio dei partner
commerciali anziche delle produzioni interne, con effetti
negativi sul tasso di crescita del reddito nazionale e, quindi,
sullo sviluppo dell'occupazione.

Di fronte a questa realta, emergono dalle analisi contenu
te nel Rapporto alcuni aspetti tipici sui quali incidere con po
litiche di ampio respiro. Seppure la propensione innovativa,
anche da parte delle piccole imprese, risulti in aumento, e
necessario intensificare gli interventi di indirizzo, promo
zione e sostegno dell'innovazione tecnologica.

I1 Paese non ha percepito a pieno le sfide della nuova so
cieta dell'informazione. Non si tratta soltanto dei problemi,
ben noti, di scarsa diffusione dell'informatica e della telemati
ca, rna di una generale difficolta a fruire della grande massa di
informazioni oggi disponibili in ogni campo, la cui piena uti
lizzazione e divenuta un fondamentale fattore competitivo.

Non si sviluppa e valorizza adeguatamente il capitale
umano. I1 confronto tra la situazione italiana e quelle dei prin
cipali partner segnala un deficit formativo di proporzioni
consistenti, che non potra essere colmato nel breve perio
do. I provvedimenti che di recente hanno coinvolto tanto la
scuola quanto l'universita potranno contribuire a ridurre
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l'elevato livello di dispersione che caratterizza il nostro siste
ma formativo e a migliorarne i risultati, anche in rapporto
agli altri paesi europei. Rimane pero ancora fortemente ca
rente il raccordo tra scuola e mercato del lavoro, un aspetto
su cui pesano la mancanza di un sistema di formazione pro
fessionale extra-scolastica adeguato aIle esigenze attuali del
mercato del lavoro e soprattutto aIle prospettive di evolu
zione del sistema produttivo, e un volume decisamente bas
so di formazione erogata dalle imprese.

Sviluppare adeguatamente e valorizzare il capitale
umana significa porre in termini nuovi anche i temi del
rapporto tra Nord e Sud e della mobilita interna al Paese.
Sarebbe difficile sostenere che i problemi del
Mezzogiorno possano risolversi con una massiccia ripresa
delle migrazioni. Anzi, i segnali di sviluppo dell'economia
meridionale, seppure ancora concentrati in alcune aree,
stanno ad indicare che Ie politiche si sono fatte pili efficaci
e che il tessuto produttivo tende ad irrobustirsi, aprendo
una prospettiva che fino a ieri sembrava preclusa e che
potrebbe trovare alimento nel nuovo ciclo delle politiche
europee di coesione e sviluppo.

Spostamenti temporanei dei giovani, per apprendere,
fare Ie prime esperienze di lavoro, verificare percorsi pro
fessionali diversi da quelli possibili vicino alluogo di origine,
sono invece espressioni di una societa viva e dinamica. Se
gnali di questa nuova rnobilita si possono gia cogliere; alIa 10
ro trasformazione in comportamenti diffusi si oppone un
ruolo della famiglia non pili soltanto "baricentro affettivo" ,
rna rete di solidarieta economica protratta nel tempo. D'al
tronde, se gli interventi saranno orientati a sostenere i nuclei
gia esistenti anziche gli individui e la loro capacita di costru
zione della propria vita professionale e di una nuova famiglia,
i giovani saranno portati a rimanere a lungo nella famiglia di
origine, vissuta come unico ancoraggio di fronte a sfide in-

.certe e faticose.
In conclusione, Ie analisi contenute nel Rapporto indica

no con chiarezza la necessita che il Paese acceleri i propri
ritmi di definizione e realizzazione delle strategie innovative,
a tutti i livelli. I processi economici e sociali non derivano
soltanto dalla somma di scelte individuali, rna anche dal siste
ma di regole e di incentivi definiti dalla politica e dagli inve
stimenti che la collettivita intende effettuare in vista del pro
prio futuro. Se scelte individuali, sistemi di regole e di incen
tivi, investimenti suI futuro tardano ad adattarsi al cambia
mento, l'effetto negativo delle mancate decisioni puo pro
lungarsi nel tempo e questo vale non solo a livello nazionale,
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rna anche per l'Unione europea nei confronti del resto del
rnondo. Eppure, vi sono arnpie potenzialita per cogliere le
opportunita esistenti. Occorre recuperare la deterrninazio
ne dirnostrata in pill occasioni, nel corso degli anni Novanta,
nel perseguire obiettivi ritenuti irnportanti per il futuro di
questa e delle prossirne generazioni. Occorre scegliere cor:
tempestivita e lungirniranza collocarsi perrnanenternente
sulla traiettoria della sviluppo.
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La situazione del Paese nel 1998

Avvertenze

Segni convenzionali - Nelle tavole statistiche sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

Linea ( - ): a) quando il fenomeno non esiste;
b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, rna i casi non si sono verificati.

Quattro puntini ( .... ): quando il fenomeno esiste, rna i dati non si conoscono per qualsiasi ragione.

Due puntini ( .. ): per i numeri che non raggiungono la meta della cifra relativa all'ordine minima
considerato.

Composizione percentuale - Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla pri
ma cifra decimale. II totale dei valori percentuali COS! calcolati puo risultare non uguale a 100.

Ripartizioni geografiche

Nord - ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria

Nord - est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio

Mezzogiorno:

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria

Isole: Sicilia, Sardegna

Tipo di comune

Comuni centro delle aree metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli,
Bari, Palermo, Catania, Cagliari

Periferia centro delle aree metropolitane: Comuni che appartengono ai bacini locali di lavoro dei centri
delle aree metropolitane. I bacini sono individuati sulla base degli spostamenti sistematici dei pendolari al
Censimento della popolazione e delle abitazioni - Anno 1991.





1. La congiuntura economica nel1998

• II 1° gennaio di quest'anno ha segnato l'auuio della terzafase dell'Unione economica e monetaria,
con il varo dell'euro e la fissazione irreversibile delle parita di cambio tra gli undici paesi parteci
panti. La prospettiua di questa avvenimento ha contribuito a lasciare relativamente al riparo i pae
si europei, nel 1998, dalla crisi fin anziaria che colpito molti paesi emergenti.

• La congiuntura economica mondiale e stata segnata dal perdura re della fase favorevole negli Stati
Uniti e in Europa e dall'approfondirnento della crisi del Giappone, mentre sono apparsi inforte dif
ficoltd molti paesi asiatici di nuova industrializzazione e i paesi nati dal disfacimento dell'Unione
Sovietica. Negli ultimi mesi dell'anno anche l'America Latina estata toccata dalla crisifinanziaria.

• In Italia il Prodotto interno lordo ha segnato il passo, con un aumento di appena 1'1,3% in volume.
Questa risultato e stato ottenuto nonostante un buon progresso della domanda interna, a causa del
contributo negativo delle esportazioni nette.

• L'aumento della domanda interna, in particolare, e stato pari al 2,5%, come l'anno precedente.
Rispetto al 1997, sono apparsi in rallentamento i consumi finali, in particolare la spesa delle fami
glie, mentre sono cresciuti significativamente gli investimenti.

• II saldo commerciale, attivo per oltre 40 mila miliardi di lire, nel corso dell'anno ha subito un dete
rioramento di oltre 5 mila miliardi di lire. Questa andamento e imputabile sia alia flessione delle
esportazioni, penalizzate dalla crisi finanziaria dei paesi ernergenti, sia all'incremento del conte
nuto di importazioni della domanda finale verificatosi negli ultimi anni.

• Nonostante la modesta crescita del Pil, l'occupazione ecresciuta in maniera significatiua per la pri
ma volta dopo diversi anni. Gli occupati sono aumentati infatti dello 0,6%, con dinamiche positive
sia nell'industria in senso stretto sia nei servizi. Tuttauia, il tasso di disoccupazione e rimasto sta
zionario, anche a causa della ripresa dell'occupazione che, soprattutto nel Mezzogiorno, ha inco
raggiato fasce di offerta di lavoro ad intraprendere (0 a reintraprendere) la ricerca di un lavoro.

• La crescita delle retribuzioni di fatto e stata del 2,3%, pari a quella del deflatore della spesa del
le fa m iglie, segnalando, quindi, una stazionarieta del potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti.

• Nel19981a spinta disinflazionistica sulfronte delle materie prime e dei rnanufatti industriali e sta
ta tra le cause principali del contenimento dell'inflazione al consumo. L'andamento dell'inflazione
per i servizi rimane, tutta via, significativamente superiore a quella osservata per i beni.

• La finanza pubblica ha visto un consolidamento dei risultati raggiunti nel 1997, con una marcata
riduzione dell'inciden.za della spesa per interessi sul Pil e un saldo primario ancora elevato. Anche
il saldo di parte corrente e risultato positiuo, per la prima volta dopo quasi trent'anni. La pres
sione fiscale e diminuita di 1,2 punti percentuali, riflettendo la contrazione delle entrate straordi
narie, presenti ne11997, e la modesta crescita degli introitifiscali e parafiscali.

• II processo di rientro del debito ha registrato dal1995 ad oggi una progressiva accelerazione. Nel
1998 la ridu.zione del rapporto debito pubblico /Pil estata pari a 3, 7punti percentuali. Ad essa ha
concorso, oltre al contenimento del fabbisogno, la prosecuzione del processo di privatizzazione.
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1.1 Il quadro macroeconomico internazionale

Nel corso del 1998, la crisi finanziaria divampa
ta in Asia a meta del 1997 ha progressivamente
manifestato i suoi effetti sull'economia mondiale.
In particolare, 10 scenario internazionale e stato
dominato dall'estendersi della crisi alla Russia e
all'America Latina, nonche dall'aggravarsi della
recessione in Giappone e nelle economie emer
genti del Sud-est asiatico. In questo quadro, in
Europa si e avviata, il 10 gennaio 1999, la terza fase
dell'Unione economica e monetaria (Uem) , pro
prio mentre la crisi valutaria del Brasile impartiva
un nuovo impulso frenante all'economia mondia
le, gia colpita dal forte rallentamento della doman
da avvenuto nel corso del 1998.

Pili in dettaglio, l'indebolimento della crescita
economica mondiale, iniziato con la contrazione
dell'attivita produttiva e della domanda interna in
Thailandia, Indonesia, Corea del Sud, Malaysia e
Hong Kong si e aggravato nella seconda meta del
1998, con il peggioramento della fase ciclica nega
tiva in Giappone. La conseguente contrazione del
le importazioni giapponesi ha infatti determinato
un'imponente diminuzione della componente
estera della domanda nei paesi del Sud-est asiatico,
A meta agosto, inoltre, la crisi valutaria in Russia ha
innescato una consistente riduzione dei flussi
finanziari privati verso le economie dei paesi
emergenti, ostacolandone cosi le prospettive di
crescita. In base alle stime del Fondo monetario
internazionale (FM!), le ripercussioni delle crisi
finanziarie in Asia e in Russia e della pesante reces
sione giapponese hanno comportato un rallenta
mento della crescita del prodotto mondiale dal
4,2% nel 1997 al 2,5% nel 1998 e del commercio
mondiale dal 9,9% nel 1997 al 3,3% nel1998.

Le ripercussioni della crisi brasiliana, benche
non ancora quantificabili, si prevede saranno evi
denti soprattutto nei paesi dell'America Latina, gia
colpiti da un considerevole rallentamento della ere
scita nel1998. L'Argentina, il Paraguay e l'Uruguay, i
principali partner commerciali del Brasile all'inter
no della regione sudamericana, sono i paesi che
risentiranno maggiormente della riduzione della
domanda brasiliana e del miglioramento di compe
titivita conseguente alla svalutazione del real.

Nei primi mesi del 1999, le aspettative pessimi
stiche degli operatori si sono attenuate in virtu di
una molteplicita di fattori. In primo luogo, il qua
dro congiunturale dei paesi asiatici pili diretta
mente colpiti dalla crisi finanziaria mostra chiari
segnali di miglioramento: secondo il FMI, ad
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esempio, la crescita della Corea del Sud nel 1999
raggiungera il 2% (-1% nella precedente stima di
dicembre). Inoltre, l'orientamento espansivo
assunto dalla politica monetaria negli Stati Uniti e,
successivamente, in Europa ha evidenziato la
determinazione con cui i paesi industrializzati
intendono contrastare gli impulsi recessivi inne
scati dalle turbolenze sui mercati finanziari. In ter
zo luogo, l'annuncio del pacchetto di misure
espansive di straordinaria entita presentato dal
governo giapponese ed il conseguente apprezza
mento dello yen rispetto al dollaro hanno contri
buito a ristabilire un clima di fiducia sulle piazze
finanziarie asiatiche. Infine, l'approvazione del
piano di stabilizzazione concordato dal Brasile
con il FMI e l'avvio dell'euro hanno determinato
un allentamento della tensione sui mercati valutari.

Le valute dei paesi pili industrializzati, fatta
eccezione per il Giappone, hanno manifestato
una netta tendenza all'apprezzamento fino all'ago
sto dello scorso anna (Figura 1.1 e Figura 1.2) Sue
cessivamente, tale tendenza ha subito un'inversio
ne e si e verificato un significativo apprezzamento
della valuta giapponese.

L'avvio della moneta unica europea e stato
caratterizzato da un clima di ottimismo tra gli ope
ratori e dalla stabilita dell'euro nei confronti del
dollaro americano. Cia nondimeno, dall'inizio di
febbraio, la valuta europea ha cominciato a subire
pressioni al ribasso: le notizie sul persistere
dell'espansione americana e del conseguente
ampliamento del divario ciclico con l'Europa e,
successivamente, 10 scoppio della guerra in Koso
vo hanno indotto un progressivo deprezzamento
della valuta europea rispetto al dollaro, mentre
rispetto allo yen l'andamento dell'euro e stato
abbastanza variabile a causa della volatilita della
valuta nipponica, influenzata dai segnali contra
stanti riguardo le direzioni politiche generali
assunte dal governo giapponese.

La contrazione della produzione in Giappone e
nei paesi direttamente coinvolti nella crisi asiatica
ha influito pesantemente sui prezzi delle materie
prime (Figura 1.3). Nella media del 1998, il prezzo
del petrolio ha registrato una diminuzione del
32,1%, la pili ampia dal 1986, mentre i prezzi delle
materie prime non energetiche hanno subito una
contrazione del 14,8%, la pili consistente dal 1975.
Alla caduta dei prezzi hanno contribuito il pro
gressivo aumento dell'offerta mondiale e la cresci
ta sempre pili contenuta della domanda, che ha
risentito del rallentamento ciclico nei paesi pili
industrializzati.
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Figura 1.1 - Tassi di cambio effettivi nominali (1993=100)

130--.--------------------------------,

",-.... --,
'----,

100

120

110

90
........... #

,, ,
,
,,,

80-'-----------------------------------'
1997 1998

Usa - - - - . Giappone -<>-- Germania '- - _. Regno Unito I

Fonte: Banca d'Italia

Figura 1.2 - Tassi di cambio effettivi reali (1993=100)
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LA SITUAZIONE DEL PAESE

Le previsioni formulate all'inizio del 1999 per
l'anno in corso indicana un'ulteriore diminuzione
dei prezzi delle materie prime a causa del persi
stere della contrazione della domanda in Asia. Tut
tavia, la decisione dell'OPEC, presa alla conferenza
di fine marzo a Vienna, di ridurre la produzione
giornaliera di petrolia di 1,7 milioni di barili al
giorno (che diventano 2,1 milioni can l'adesione
all'accordo di Messico e Norvegia) sembra aver
determinato una svolta sul mercato del greggio, i
cui prezzi sana tornati a salire nelle ultime setti
mane.

In Giappone il quadro congiunturale si e aggra
vato oltre le aspettative. Nel 1998, il Pil in termini
reali e diminuito del 2,8% e, secondo le ultime pre
visioni del FMI, nel 1999 si registrera una ulteriore
contrazione dell'1,4%. L'imponente riduzione del
la domanda finale interna, pari al 3,5%, e alla base
di questa performance COSt negativa e le consisten
ti misure fiscali varate in aprile ed in agosto non
sana state sufficienti a stimolare la ripresa di con
sumi ed investimenti. Nel quarto trimestre i con
sumi sana rimasti sostanzialmente invariati in ter
mini tendenziali, mentre gli investimenti hanna
subito una flessione del 16,1%. L'andamento dei
prezzi al consumo ha confermato la tendenza

deflazionistica in atto, registrando un aumento
della 0,4% su base annua a fronte dell'1,7%
dell'anna precedente.

Fra il gennaio 1999 e 10 stesso mese del 1998, il
tasso di disoccupazione ha subito un aumento,
passando dal 3,5% al 4,4%, mentre la produzione
industriale e diminuita del 7,5%. Il rafforzamento
della valuta giapponese, avvenuto negli ultimi mesi
dell'anno, ha in parte prodotto i suoi effetti sulle
esportazioni che, nel quarto trimestre, sana dimi
nuite del 5,6% in termini congiunturali.

Molte sana le cause sottostanti il persistere di
questa fase recessiva: la politica fiscale restrittiva
perseguita nel 1997; la fragilita del sistema banca
rio, accompagnata dai fallimenti di alcune delle piu
importanti istituzioni finanziarie, che ha reso criti
che le condizioni del credito bancario; la perdita
di fiducia dei consumatori che continua a impedi
re la ripresa della domanda interna; il persistere
della fase deflazionistica, sono tutti fattori che non
lasciano prevedere, nell'immediato, una decisa
ripresa dell'attivita produttiva.

L'economia giapponese dovrebbe comunque
aver toccata il punta di minima del ciclo. A
novembre, il governo giapponese ha presentato
una manovra di finanza straordinaria per 24.000

Figura 1.3 - Prezzi in dollari delle materie prime (1993=100)
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miliardi di yen (5% del Pil) che prevede un aumen
to della spesa accompagnato da maggiori sgravi
fiscali. Contemporaneamente, la Banca del Giap
pone ha varato alcune misure di emergenza volte
a sostenere l'erogazione del credito da parte delle
banche ordinarie e a febbraio ha ulteriormente
allentato le condizioni monetarie abbassando il
tasso di interesse overnightallo 0,15%. Tutto cia ha
contribuito a ricostituire il clima di fiducia nelle
grandi aziende giapponesi che, in base all'ultimo
rapporto trimestrale della Banca del Giappone, si
mostrano meno pessimiste riguardo le possibilita
di ripresa.

Negli Stati Uniti la fase espansiva e proseguita
inalterata. Il notevole sviluppo della domanda
interna, aumentata del 5% nel 1998, ha mantenuto
l'economia americana su ritmi di crescita molto
sostenuti. Il Pil ha registrato un aumento del 3,9%
per il secondo anna consecutivo.

La vivace dinamica dei consumi privati, che nel
1998 sono cresciuti del 4,8%, costituisce l'elernen
to trainante la crescita economica americana. Il eli
ma di fiducia dei consumatori e stato alimentato
positivamente da un quadro congiunturale parti
colarmente favorevole associato ai forti rialzi del
mercato azionario. Nel 1998, grazie alla disciplina
fiscale adottata negli ultimi anni, il bilancio federa
le ha registrato un avanzo pari all'I,2% del Pil. Allo
stesso tempo il tasso di disoccupazione e sceso al
4,5%, il livello pili basso degli ultimi 28 anni. Le
esportazioni, malgrado gli effetti frenanti esercita
ti dalla crisi asiatica sulla domanda mondiale, han
no mostrato una dinamica pili forte del previsto,
che ha rispecchiato i guadagni di cornpetitivita
realizzati dall'economia americana nel quarto tri
mestre del 1998, in concomitanza del tempora
neo indebolimento del dollaro. L'andamento
favorevole dell'attivita beneficia inoltre degli allen
tamenti monetari operati dalla Federal Reserve,
che nello scorso novembre ha abbassato per la
terza volta in meno di due mesi i tassi di interesse
a breve, portando il tasso sui federal funds al
4,75% e quello di sconto al 4,50/0. L'inflazione si e
mantenuta su livelli piuttosto contenuti: i prezzi al
consumo sono aumentati dell'I,6% su base annua,
registrando il valore pili basso dal 1965.

L'assenza di pressioni inflazionistiche, che
potrebbero determinare un restringimento delle
condizioni finanziarie, lascia per ora supporre che
l'eventuale rallentamento della domanda avverra
in modo molto graduale. Per l'anno in corso, infat
ti, il FMI prevede una crescita del pil statunitense
pari al 3,3%.
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I paesi europei

Nel 1997 e nel 1998, i paesi dell'Unione euro
pea, e in particolare quelli appartenenti all' area
dell'euro, hanno beneficiato delle prospettive di
consolidamento legate all'avvio della terza fase
dell'Unione economica e monetaria. Cia ha con
sentito all' Europa di restare al riparo dalle tensio
ni sui mercati finanziari internazionali e di regi
strare, nel 1998, la crescita pili ampia dal 1990. Le
stime della Commissione europea segnalano un
tasso medio di crescita del 2,9% per il gruppo dei
quindici e del 3% per i paesi membri dell'Uem
(Tavola 1.1).

Tuttavia, osservando la dinamica congiunturale
del ru nel complesso degli undici paesi Uem,
emerge un marcato rallentamento nel corso del
1998, associato ad una caduta del clima di fiducia
delle imprese che e proseguito nei primi mesi del
1999 (Figura 1.4). Il Pil nell'area euro aveva infatti
raggiunto una variazione tendenziale di +3,7% nel
primo trimestre dell'anno, mentre l'indicatore
sintetico del clima di fiducia degli operatori eco
nomici (imprenditori e famiglie) era vicino ai livel
li massimi raggiunti alla fine degli anni '80. Una
quota elevata di imprese segnalava preoccupazio
ni per i limiti esistenti allo sviluppo dell'attivita e il
grado di capacita utilizzata era analogo al livello
massimo raggiunto a meta del 1995; anche le atte
se di aumento dell'occupazione raggiungevano il
loro massimo.

A questo punto, si e osservata la prima inver
sione negli indicatori di aspettativa: sono state, in
particolare, le attese sulle esportazioni a flettere,
risentendo degli effetti della crisi asiatica, delle
preoccupazioni di "contagio" e delle conseguenti
revisioni al ribasso delle previsioni sulla crescita
mondiale. Il peggioramento delle attese sulle
esportazioni e stato particolarmente netto in
Gran Bretagna, Spagna, Francia e Italia. Gia dal
secondo trimestre sono poi peggiorate le attese di
domanda e di produzione, mentre gli indicatori di
tensione hanno smesso di aumentare 0 hanno ini
ziato a flettere. La crescita del Pil ha quindi rallenta
to, fino a raggiungere una variazione tendenziale di
+2,3% nel quarto trimestre, essenzialmente a causa
della diminuita crescita per i beni di investimento
e della marcata flessione delle esportazioni.

La vivace dinamica della componente interna
della domanda nei paesi Uem e stata legata
all'aumento dei consumi privati che, nel quarto tri
mestre, hanno registrato una variazione congiun
turale dello 0,9% ed una tendenziale del 3,4%. La
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Tavoia 1.1 - Previsioni della Commissione europea suI PH e suI tasso di disoccupazione dei paesi
dell'Ue

PAESI PIL A PREZZI COSTANTI TASSO DI DISOCCUPAZIONE
(variazioni percentuali) (definizione De: numero di disoccupati

in % delle forzc di lavoro civili)

Anni Anni

1998 (a) 1999 (b) 1998 (a) 1999 (b)

Belgio 2,9 1,9 8,8 8,3
Danirnarca 2,7 1,7 5,1 4,6
Gerrnania 2,8 1,7 9,4 9,0
Grecia 3,7 3,4 9,6 9,4
Spagna 3,8 3,3 18,8 17,3
Francia 3,2 2,3 11,9 11,6
Irlanda 11,9 9,3 7,8 6,0
Italia 1,4 1,6 12,2 12,2
Lussernburgo 5,7 3,2 2,8 2,7
Olanda 3,7 2,3 4,0 3,6
Austria 3,3 2,3 4,4 4,3
Portogallo 4,0 3,2 4,9 4,7
Finlandia 5,3 3,7 11,4 10,1
Svezia 2,9 2,2 8,2 7,8
Regno Unito 2,3 1,1 6,3 6,5

Ue 2,9 2,1 10,0 9,6
Uern 3,0 2,2 10,9 10,4

Fonte: Commissione europea
(a) Stime
(b) Previsioni

riduzione del tasso di disoccupazione, passato
dall'1l,30/0 di gennaio 1998 al 10,60/0 dello stesso
mese di quest'anno, associata alla stabilita dei
prezzi al consumo, ha provocato un aumento del
reddito disponibile in termini reali, mentre la
maggior fiducia dei consumatori (Figura 1.5) e sea
turita anche dagli sviluppi positivi del mercato
azionario e dalla riduzione dei tassi di interesse
all'interno dell'area.

Gli investimenti sono aumentati complessiva
mente del 4,2% nel corso dell'anno (+2% nel
1997), dando un contributo alla crescita del ru
pari, in termini reali, a 0,8 punti percentuali,
l'apporto pili consistente dal 1990. Tuttavia, come
gia ricordato, nel quarto trimestre il loro ritmo di
crescita ha subito un netto rallentamento (la varia-
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zione congiunturale e passata da +1,8% nel terzo
trimestre a + 0,5% nel quarto), da ricollegare in
gran parte alla debolezza della domanda estera.

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo ha
mantenuto un andamento piuttosto stabile nel
corso del 1998, a conferma del raggiungimento
dell'obiettivo della stabilita dei prezzi all'interno
dell'area. 11 tasso di crescita dell'indice "arrnoniz
zato" e infatti passato dall'1,40/0 di giugno allo 0,80/0
dei mesi di novembre, dicembre e di gennaio di
quest'anno. La spinta disinflazionistica e stata eser
citata dal ribasso dei prezzi dei beni energetici
che hanno, a loro volta, risentito dell'andamento
negativo del prezzo del petrolio.

La fase ciclica espansiva nell'area comunitaria ha
influenzato positivamente le posizioni di bilancio
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Figura 1.4 - Prodotto interno lordo e clima di fiducia delle Imprese industriali - Vern (uariazioni per
centuali rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente e saldi destagionalizzati)
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Figura 1.5 - Consurni finali delle famiglie e clirna di fiducia dei consurnatori - Vern (oariazioni per
centuali rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente e saldi destagionalizeati)
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dei paesi partecipanti all'unione economica e
monetaria. Nell'anno appena trascorso l'indebita
menta netto della pubblica amministrazione
all'interno dell'area e stato pari al 2,1% del Pil,
rispetto al 2,5% del 1997.

In Germania, il prodotto interno lordo ha regi
strata, nel 1998, un aumento del 2,8%, il pili consi
stente dopa la riunificazione. 11 contributo mag
giore alla crescita e venuto dalla domanda estera e
dall'aumento degli investimenti in macchinari e
attrezzature, pari, nel quarto trimestre, al 9% in
termini tendenziali. 11 tasso di disoccupazione e
sceso dall'1l,6% all0,6% tra gennaio 1998 e 10 stes
so mese di quest'anno. Nel quarto trimestre del
1998, tuttavia, il Pil ha registrato una flessione con
giunturale della 0,4%, a fronte di una crescita ten
denziale dell'I,8%. La decelerazione della doman
da mondiale ha sensibilmente influenzato le
esportazioni tedesche che, nel quarto trimestre,
hanna subito una lieve flessione (-0,1%) in termini
tendenziali, a fronte di un aumento delle importa
zioni del 3,3%. Secondo le ultime valutazioni del
FMI, nel 1999 la crescita del pil tedesco sara pari
all'I,5%, a fronte del 2,5% della stima di settembre.

La Francia ha registrato nel 1998 una crescita del
Pil del 3,1% in termini reali, la pili elevata degli ulti
mi dieci anni. Una fase espansiva COS! vigorosa e da
attribuire all'ottima performance della domanda
interna, cresciuta del 3,2%. Nel quarto trimestre, i
consumi e gli investimenti sana aumentati, rispet
tivamente, del 3,5% e del 4,9% in termini tenden
ziali.

11 Regno Unito ha subito un indebolimento
dell'attivita economica che si e esteso progressiva
mente dal comparto manifatturiero agli altri com
parti. La crescita del pil (+2,5%) e stata pili conte
nuta dell'anno precedente (+3,5%), a causa della
notevole contrazione della domanda estera e
dell'effetto delle politiche economiche di conte
nimento della spesa pubblica messe in atto a par
tire dal1996. Tra gennaio 1998 e 10 stesso mese del
1999 il tass a di disoccupazione ha subito una fles
sione, raggiungendo un livello pari al 4,6%, il pili
basso degli ultimi diciotto anni. 11 conseguimento
di un tasso di inflazione prossimo al valore obiet
tivo del 2,5% e le prospettive di indebolimento
della crescita economica hanna favorito l'allenta
menta delle condizioni monetarie. Tra ottobre e
febbraio, infatti, il base rate e sceso di due punti
percentuali, portandosi al 5,5%.

Secondo le ultime valutazioni del FMI, l'aumen
to del prodotto mondiale si attestera su livelli mal
ta inferiori al tasso tendenziale di lungo periodo,
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passando dal 2,5% nel 1998 al 2,3% nel 1999, anna
per il quale e prevista una crescita del commercia
mondiale intorna al 3,8%.

Nonostante la buona performance dell'econo
mia europea nel 1998, le prospettive per il 1999
sana di un netto rallentamento della fase espansi
va. Negli ultimi tre mesi della scorso anno, l'Euro
pa dei quindici, e, al suo interno, i membri
dell'Uem, hanna registrato una contrazione del
ritmo di crescita a causa di un peggioramento dei
saldi commerciali e di un indebolimento degli
investimenti. Infatti, le esportazioni del gruppo
dei quindici e degli undici, hanna subito rispettiva
mente una flessione congiunturale del 2,3% e del
2,5%, mentre gli investimenti si sana limitati ad un
aumento, rispettivamente, della 0,6% e della 0,2%.
Le ultime previsioni della Commissione europea
indicano una decelerazione del Pil nell'Unione
europea dal 2,9% nel 1998 al 2,1% nel 1999 e
nell' area dell'euro dal 3% al 2,2% (Tavola 1.1.).

Tuttavia, l'assenza di pressioni inflazionistiche,
i bassi tassi d'interesse e il positivo clima di fidu
cia dei consumatori, associati alla maggiore stabi
lita dei mercati internazionali, las ciano prevedere
una ripresa della crescita nella seconda meta
dell'anna. La natura temporanea del rallentamen
to congiunturale dovrebbe avere conseguenze
limitate sull'occupazione. Basti pensare che, nel
1998, secondo le valutazioni della Commissione,
l'economia comunitaria ha creato 1 milione e
700mila nuovi posti di lavoro e si prevede ne
potra creare altri 2 milioni e 500 mila nei prossi
mi due anni. Nel 1999 e atteso un ulteriore raf
freddamento dell'inflazione, che si dovrebbe
attestare intorno all'I,3%, il livello pili basso del
secondo dopoguerra. La moderata dinamica dei
salari nominali, i quali si prevede non aumente
ranno pili del 3% nel 1999 e nel 2000, dovrebbe
ulteriormente favorire il processo disinflazioni
stico in corso, can effetti positivi sulla dinamica
dei salari reali.

1.2 - II quadro macroeconomico interno

Le componenti delle risorse e degli impieghi

11 prodotto interno lordo valutato ai prezzi del
1995 e cresciuto, 10 scorso anno, dell'I,3%,
mostrando un rallentamento rispetto all'anno
precedente, quando pure la crescita era stata par
ticolarmente contenuta (+1,5%), Dal lata delle
risorse si e registrato anche un minore aumento
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delle importazioni, pari al 6,10/0 C+10% nel 1997)
(Tavola 1.2).

Quanto agli impieghi del prodotto, si e verifica
to un rallentamento della crescita dei consumi
finali interni, imputabile soprattutto alla spesa del
le famiglie, che da un incremento del 2,6% nel
1997 e passata l'anno scorso all'1,7%. L'acquisto di
mezzi di trasporto e la voce di spesa che spiega
prevalentemente la differente dinamica riscontra
ta nei due anni: infatti, nel 1997 il suo contributo
alla crescita della spesa complessiva delle famiglie
era stato pari a ben 1,3 punti percentuali, mentre
l'anno passato esso e stato nullo.

Pill in dettaglio, la voce di spesa di gran lunga
pill dinamica Cconsiderando un raggruppamento
in dodici ambiti di consumo) e stata quella per
comunicazioni, cresciuta in volume del 16,2%, e la
seconda quella dei beni e servizi vari, con una
variazione del 4,9%. L'unico gruppo che ha pre
sentato una riduzione dei consumi in volume e
quello delle spese per l'istruzione, in presenza di
aumenti compresi tra 10 0,2% e 1'1,8% per gli altri
gruppi.

1. LA CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1998

Dal punta di vista della tipologia dei prodotti
consumati, si e registrato un considerevole rallen
tamento per i beni durevoli C+17,3% nel 1997 e
+3,4% nel 1998), su cui ha pesato il venire meno
della politica di incentivi all'acquisto di veicoli nuo
vi; considerando i beni durevoli al netto della
componente acquisto di mezzi di trasporto,' si
osserva solo una lieve decelerazione, con una ere
scita che rimane apprezzabile C+5,3%) sia in ter
mini assoluti, sia confrontata con quella del 1997
C+5,8%). L'aumento per i consumi di beni non
durevoli e rimasto stabile C+1,1%) negli ultimi due
anni, mentre si e verificata un'accelerazione per i
servizi, passati da un tasso di crescita dello 0,9%
nel 1997 all'1,8% nel 1998.

Lo scorso anna si e verificata anche un'accelera
zione delle spese per investimento, inferiore tut
tavia alle attese, conseguita grazie alla forte crescita
dei mezzi di trasporto e dei beni immateriali. Una
nota parzialmente positiva viene dagli investimen
ti in costruzioni che, pur se complessivamente
guadagnano appena 10 0,1%, hanno mostrato per
la prima volta dal 1992 una dinamica positiva nel

Tavola 1.2 - Conto economico delle risorse e degli impieghi ai prezzi del 1995 (variazioni percentuali
rispetto all'anno precedente)

ANN!

1994 1995 1996 1997 1998

Prodotto interno lordo ai prezzi di mereato 2,2 2,9 0,9 1,5 1,3
Importazioni di beni e servizi 10,3 10,4 -1,3 10,0 6,1
Consumi finali interni 1,5 1,1 0,7 1,8 1,6
- Spesa delle famiglie 2,2 2,2 0,5 2,6 1,7
- Spesa delle amministrazioni pubbliehe e delle istituzioni

senza seopo di lucro al servizio delle famiglie -0,8 -2,1 1,4 -0,5 1,3
Investimenti fissi lordi 0,1 6,0 2,3 0,9 3,5
- Costruzioni -6,3 0,9 1,7 -1,8 0,1
- Maeehine e attrezzature 7,6 7,6 2,1 3,2 4,5
- Mezzi di trasporto 3,6 26,1 2,0 1,7 10,8
- Beni immateriali 5,0 9,8 11,6 5,5 10,8
Variazione delle seorte e oggetti di valore (a) 0,0 0,8 1,0 0,2 1,0
Esportazioni di beni e servizi 10,1 12,7 1,5 5,0 1,2

Domanda interna 2,1 2,2 0,2 2,5 2,5
Domanda interna al netto delle seorte 1,2 2,0 1,0 1,7 2,0

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) In percentuale del Pil.
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settore delle abitazioni, in particolare per l'incre
mento delle spese di manutenzione straordinaria
degli immobili.

Complessivamente, quindi, nel 1998 si e regi
strata un'accelerazione della domanda interna al
netto delle scorte, che ha dato un impulso positi
vo alla crescita pari a 1,9 punti percentuali (Tavola
1.3). Anche la variazione delle scorte ha fornito un
impulso positivo (0,6 punti percentuali), rna pili
limitato rispetto all'anno precedente, mentre dal
Ie esportazioni nette e venuto, come nel 1997, un
contributo negativo, pari a -1,1 punti percentuali.

Queste ultime hanno risentito negativamente
sia della crisi dei paesi emergenti, che ha provoca
to una forte decelerazione delle esportazioni di
beni (cfr. il paragrafo 1.3.3), sia di uno "spiazza
mento" delle produzioni nazionali sul mercato
interno ad opera delle importazioni. I dati di con
tabilita nazionale mostrano un incremento delle
esportazioni di beni e servizi in volume di appena
1'1,2%, il valore pili basso dal 1992; a prezzi cor
renti solo nel1996 si era avuto un risultato, sia pure
leggermente, peggiore, rna in quell'anno essa fu
determinata quasi esclusivamente dall'andamento
dell'export nei paesi De. Considerando solo le
esportazioni di merci, l'incremento in volume nel
1998 e stato dell'l,7%.

Dal punto di vista dell'offerta, nel 1998 il valore
aggiunto valutato ai prezzi di mercato del 1995
mostra una sostanziale stazionarieta per l'industria
in senso stretto, una decelerazione per i servizi,
un incremento per l'agricoltura e Ie costruzioni.

Le unita di lavoro totali sono aumentate in
media d'anno dello 0,7%, grazie alla dinamica posi
tiva dei dipendenti (+0,8%) e, in misura meno
intensa, degli indipendenti (+0,4%).

I redditi da lavoro dipendente, diminuiti com
plessivamente dello 0,7%, hanno risentito della
contrazione degli oneri sociali (-9,1%), per effetto
della soppressione del contributo sociale di
malattia seguito all'introduzione dell'imposta
regionale sulle attivita produttive (IRAP). Le retri
buzione lorde, invece, non risentendo di questa
modifica, hanno registrato un aumento del 3,2%,
in rallentamento rispetto al1997, quando la cresci
ta era stata pari al 4,1%.

Dati gli andamenti occupazionali, le retribuzio
ne lorde pro capite hanno segnato un aumento
del 2,3%, pili contenuto rispetto all'anno prece
dente (+3,6%). Questo incremento e stato supe
riore al tasso di variazione dei prezzi al consumo
per l'intera collettivita (+2%), rna uguale a quello
del deflatore della spesa delle famiglie (+2,3%),
segnalando quindi una relativa debolezza del pote
re d'acquisto dei lavoratori dipendenti.

II profile infrannuale delle componenti delle
risorse e degli impiegbi

II profilo congiunturale dell'economia italiana
nel 1998 puo essere valutato con riferimento ai
principali aggregati di contabilita nazionale trime
strale calcolati secondo i criteri del SEC79, non
essendo state ancora apprestate le analoghe valu
tazioni secondo il nuovo sistema di contabilita
SEC95.

Lo scorso anna si e aperto con una lieve flessio
ne del Pil rispetto al quarto trimestre 1997 (-0,2%),
seguito da due trimestri di crescita e da un nuovo
calo nel quarto trimestre. In termini tendenziali

Tavola 1.3 - Contributi dei principali aggregati alla variazione percentuale del pi! (ualori percentuali)

AGGREGATI

Domanda interna
Domanda interna al netto delle scorte
Consumi finali interni
Investimenti fissi lordi
Variazione delle scorte e oggetti di valore
Esportazioni nette

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
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ANNI

1994 1995 1996 1997 1998

2,0 2,2 0,2 2,4 2,5

1,2 2,0 1,0 1,6 1,9

1,2 0,9 0,6 1,4 1,3
1,1 0,4 0,2 0,6

0,8 0,2 -0,8 0,8 0,6

0,2 0,7 0,7 -0,9 -1,1
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cia si e tradotto in un rallentamento nella crescita
del Pi! dal +2,4% nel primo trimestre al +0,9% del
quarto trimestre. Tale caduta e stata strettamente
associata, peraltro al livello dell'intera De, ad una
progressiva diminuzione del clima di fiducia degli
imprenditori (Figura 1.6), proseguita anche nei
primi mesi del 1999. La caduta del clima di fiducia
e imputabile essenzialmente al forte deteriora
mento delle nostre esportazioni seguito aIle crisi
finanziarie dei paesi emergenti, che ha causato
notevoli contraccolpi sulle imprese, esposte ver
so tali mercati.

I primi tre trimestri sono stati caratterizzati da
un progresso delle componenti interne della
domanda, in particolare dei consumi delle fami
glie, cresciuti significativamente riguardo ai beni
durevoli e semidurevoli. Nel quarto trimestre si e
verificata una brusca battuta d'arresto sia dei con
sumi, rimasti stazionari, sia degli investimenti, ere
sciuti in maniera molto lieve. In termini tenden
ziali, i consumi delle famiglie hanno mantenuto un

incremento intorno al 20/0 nei vari trimestri
dell'anno (Figura 1.7). II clima di fiducia delle fami
glie e ancora cresciuto nel primo semestre
dell'anno, come era avvenuto a partire dal secon
do semestre 1997; nel terzo trimestre del 1998 si e
verificato un repentino abbassamento di questo
indicatore che nei mesi successivi e tuttavia ritor
nato su livelli elevati.

I flussi commerciali con l'estero hanno segnato
in modo significativo l'andamento congiunturale
dello scorso anno. Nel primo trimestre il contri
buto negativo della domanda estera netta e stato
determinato dalla caduta delle esportazioni, dimi
nuite del 3,5% in termini congiunturali (Figura 1.8).
Nel secondo trimestre le importazioni e le espor
tazioni sono cresciute a tassi molto simili, deter
minando un contributo netto nullo, mentre dal
terzo trimestre in poi si e verificata una caduta del
le importazioni, seguita pero nel quarto da una
forte flessione anche delle vendite all'estero. Con
seguentemente, il contributo della domanda este-

Figura 1.6 - Prodotto interno lordo e cllma di fiducia delle imprese industriall - Italla (variazioni
percentuali rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente e saldi destagionalizeati)
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ra netta e stato positivo nel terzo trimestre e nega
tivo nel quarto. Anche l'andamento delle scorte
segnala un incremento nei primi due trimestri,
seguito da un rapido decumulo nel terzo, coeren
temente con i risultati delle inchieste dell'Isco,
che registravano un livello di scorte di prodotti
finiti superiore alla media.

Domanda interna, penetrazione delle irnporta
zioni e performance delle esportazioni

Le dinamiche macroeconomiche del 1998 han
no messo in luce una crescita della domanda inter
na al netto delle scorte di quasi il +2%, che risulta la
pili elevata del triennio 1996-1998 e analoga a quel
la registratasi nel 1995. La differenza di impatto
della domanda interna sui livelli di attivita reale, e
quindi sul Pil (+2,9% nel 1995 e +1,3% nel 1998), si
spiega con il sostanziale incremento del contenu-

to di importazioni della domanda finale, in un
contesto di netto rallentamento delle esportazio
ni. In particolare, la penetrazione delle importa
zioni (cioe il rapporto tra importazioni di beni e
servizi e domanda interna, valutato a prezzi
costanti), che si presentava in sostenuta crescita
gia nel 1996 en valore dell'indicatore era passato
dal 22,2% del 1995 al 23,9%), ha raggiunto il 24,7%
ne11998.

D'altra parte, si e verificata una diminuzione
della performance delle esportazioni (rapporto
tra esportazioni di beni e servizi e produzione
totale, valutato a prezzi costanti) che, dopo una
stabilizzazione nel 1997 su valori analoghi a quelli
del 1996 (12,6%), e scesa al 12,2% nel 1998. 11 ridi
mensionamento dei flussi esportati dalle impre
se italiane e associato ad un lieve ridimensiona
mento della quota (misurata in termini reali)
detenuta dall'Italia sulle esportazioni mondiali, a
testimonianza (cfr. il paragrafo 1.3.2) delle diffi-

Figura 1.7 - Consumi finall delle famiglle e clima di fiducia dei consumatori - Italla (uariazioni per
centuali rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente e saldi destagionalizzati)
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1. LA CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1998

Figura 1.8 - Contributi alla variazione percentuale del Pi! rispetto al trimestre precedente (valori
percentuali)
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Fonte: Istat, Conti economici nazionali, Commissione europea

colta di assorbimento dei nostri prodotti da par
te di importanti mercati di sbocco nell'area
extra-De.

Il quadro generale degli ultirni anni e, quindi,
quello di una notevole crescita del grado di aper
tura internazionale della nostra economia, misu
rata dal rapporto tra il complesso dei flussi di
beni e servizi scambiati (importazioni ed espor
tazioni) e Pil. Tale rapporto, dopo una lieve dimi
nuzione nel 1996, passa dal 46,4% di quell'anno al
49% nel 1997, con un ulteriore incremento nel
1998 (50,1%). E' evidente che, in un contesto di
accelerata apertura internazionale, la sensibilita
delle esportazioni al ciclo internazionale e la ere
scente penetrazione delle importazioni sul mer
cato interno, se, da un lato, consentono all'Italia di
beneficiare degli innumerevoli vantaggi di un'ele
vata integrazione produttiva e di mercato con il
resto del mondo, dall'altro, possono esporre la
nostra economia a qualche rischio, in relazione
all'evoluzione ciclica e alIa "tenuta" del modello di
specializzazione.

In effetti, l'indice che misura il rapporto tra
dinamica reale delle importazioni di beni di con-

1STAT - RAPPORTO ANNUALE 1998

sumo e andamento dei consumi interni di beni e
aumentato sensibilmente: fatto 100 il valore
dell'indice nel 1996, esso passa a 111,2 nel 1997 e
117,4 nel 1998, evidenziando un contenuto di
importazioni della domanda di beni di consumo
fortemente crescente. D'altra parte, l'analogo
indicatore condotto relativamente ai beni d'inve
stimento segnala una crescita ancora piu forte: fat
to 100 il valore dell'indice nel 1996, questa aumen
ta a 107 nel 1996 e giunge ad un livello di 122,5 nel
1998.

Cia suggerisce che, al di la delle difficolta di
tenuta dell' export, la scarsa crescita del Pil nel
1998 vada ricondotta non solo alla debolezza della
domanda, rna anche al dispiegarsi degli effetti,
cumulatisi nel corso degli ultimi anni, di una pro
gressiva perdita strutturale di competitivita
dell'offerta di beni e servizi sul mercato nazionale.
In particolare (cfr. il paragrafo 1.3.3), appare sem
pre piu chiaro l'elevato grado di somiglianza fra la
struttura settoriale della domanda interna del
nostro paese e quella delle esportazioni dei paesi
asiatici.
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La revisione dei conti nazionali e l'adozione del SEC95

24

II 30 aprile 1999 sana stati
diffusi i dati della contabilita
nazionale elaborati secondo il
nuovo sistema del SEC95, ver
sione europea del sistema dei
conti SNA93, gia applicate in
molti paesi extraeuropei. L'ado
zione del SEC95, prevista dal
regolamento del Consiglio (CE)
n.2223/96, costituisce una tappa
importante nel processo di
armonizzazione degli schemi
contabili, dei concetti e delle
definizioni impiegati per l'elabo
razione dei conti nazionali e
rappresenta un decisivo miglio
ramento del grado di comparabi
lita internazionale delle stime.

La revisione dei conti naziona
li in Italia non si e limitata all'ap
plicazione dei nuovi schemi con
tabili, rna ha comportato una nuo
va valutazione dei livelli di tutti gli
aggregati nel quadro della compi
lazione di una tavola delle inter
dipendenze settoriali per if 1992.
Nelle nuove stime sana stati
incorporati i risultati dei censi
menti generali del 1990-1991,
delle indagini speciali apposita
mente effettuate presso le impre
se e le famiglie (indagine sulla
struttura dei costi delle irnprese,
indagini sulle vacanze e sulla
martutertzione delle abitazioni) ed
e stata rielaborata tutta la base
informatiua disponibile rappre
sentata dalle indagini correnti
effettuate dall'Istat, dagli archivi
statistici e dalle fonti di natura
amministrativa. Nel corso della
revisione sana stati affrontati i
problemi specifici di alcuni settori
di attiuitd economica. costruzioni,
credito ed assicurazioni, traspor
ti, servizi forniti dalla pubblica
amministrazione e dalle istituzio
ni sociali private. I nuovi metodi
di stima tengono conto inoltre dei
risultati dei lavori svolti nel qua
dro del processo di armonizza-

zione del prodotto nazionale lor
do (PNL) in sede comunitaria (tra
i quali quelli relativi al program
ma di studi sull'esaustiuitd delle
stime, con particolare riferimento
all'econornia sornmersa).

E' stato aggiornato al 1995
l'arino base per le valutazioni a
prezzi costanti. In occasione di
questa cambiamenta di base
sana state introdotte rnodificbe
di rilievo nel calcolo della produ
zione e del valore aggiunto dei
seruizi (market e non market),
delle importazioni, delle espor
tazioni e nella stima di alcune
voci di spesa delle famiglie e
degli investimenti fissi.

Le nuove definizioni e classi
ficazioni

La classificazione delle atti
vita economiche adottata per
l'elaborazione e la pubblicazione
dei dati eora la Nace Rev. 1, che
ha sostituito la Nace-Clio. La
sua caratteristica principale e
quella di riferirsi esclusivamente
alia natura delle attiuita, indipen
dentemente dai soggetti che le
esercitano: l'attioitd della pubbli
ca amministrazione e quella del
le istituzioni sociali private non
vengono percio pili evidenziate,
come nel passato, in un partico
lare settore riguardante i servizi
non destinabili alia uendita, ma
sana distribuite nei diversi setto
ri in base all'attioita effettiva
mente svolta. Anche le spese del
lefamiglie e della pubblica ammi
nistrazione adottano nuove clas
sificazioni, rispettivamente la
COICOP e la COFOC, recente
mente revisionate in sede inter
nazionale.

Riguardo alia definizione di
produ.zione, sia il SEC95, sia il
SEC79 escludono dal concetto

di attiuitd produttiva i sertn zi
domestici e personali prestati
dai componenti di una famiglia,
entrambi prevedono che sia
compresa nei conti l'economia
sommersa (cioe quella parte
delle transazioni la cui registra
zione diretta sfugge aile auto
rita statisticbe, fiscali e preui
den.ziali). Secondo il SEC95 nel
la produzione dovrebbe essere
incluso anche if risultato econo
mica delle attiuitd criminali; tut
tauia, ne l'Italia, ne gli altri pae
si europei ingloberanno nei con
ti una valutazione di queste ulti
me, fino a quando non sia rag
giunto un sufficiente grado di
attendibilita e comparabilita dei
dati. Il nuovo concetto di produ
zione ecomunque pili ampio del
precedente, in quanta compren
de if valore degli originali di
opere artisticbe, letterarie e
d'ingegno.

Le stime della produzione e
del valore aggiunto sana presen
tate non Pili al costa dei fattori,
ma secondo un sistema di valu
tazione che si richiama al con
cetto di prezzo base: esso com
prende l'ammontare dei contribu
ti commisurati al valore dei beni
prodotti ed esclude le imposte
specifiche sugli stessi (fa valuta
zione al costa dei fattori com
prendeua tutti i contributi alia
produzione ed escludeva tutte le
imposte indirette). Tale modifica
e rilevante soprattutto per il set
tore agricola.

Gli investimentifissi includono
ora anche if valore dei beni
immateriali prodotti, come il
software e le prospezioni mine
rarie (precedentemente classifi
cati come consumi intermedi) e
gli originali di opere artisticbe,
letterarie, di ingegno, che if
SEC95 considera come il risulta
to di una attioitd di produzione.
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Accanto agli inuestimenti, epre
vista la nuova categoria degli
oggetti di ualore, cioe quei beni
che vengono acquistati per costi
tuire una riserva di valore
(gioielleria, anticbita), in prece
denza inclusi prevalentemente
nella spesa per consumi finali.

Riguardo al consumo finale
delle farniglie, il SEC95 introduce
due distinti concetti: la spesa per
consumo, pari all'esborso mone
tario a carico delle famiglie, e il
consumo effettiuo, cioe il valore
dei beni e servizi dei quali la
jamiglia PUG ef!ettivamente
disporre per il soddisjacimento
dei suoi bisogni. Tale valore
comprende la spesa per quei
beni e servizi per i quali PUG
essere individuato il destinata-

rio, come ad esernpio, i servizi
ospedalieri e di istruzione, il cui
onere e tuttavia sostenuto dalle
amministrazionipubbliche e dalle
istituzioni sociali private (ISP). I
dati presentati nel Rapporto
annuale sono relativi alla spesa
a carico delle jamiglie e, rispetto
alla definizione contenuta nel
SEC79, escludono i! valore di
medicinali e servizi di medici a
carico del servizio sanita rio
nazionale.

II nuovo sistema dei conti
registra tutti i flussi in base al
principio della competenza eco
nomica, cioe con riferimento al
momento in cui il valore econorni
co e creato, trasjormato 0

distrutto, indipendentemente dal
le modalita di pagamento: cio
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vale per la produ.zione, per
l'acquisto 0 uendita di un 'atti
vita, per gli interessi. Tale princi
pio e stato applicate anche ai
flussi del conto delle amministra
zioni pubblicbe, attraverso un
complesso lavoro di rielabora
zione della base injormativa
disponibile.

Nel 1997, ultimo anno per il
quale PUG essere ef!ettuato il
confronto con la vecchia serie, la
revisione complessiua del Pi! e
stata pari a pii; 1,2%; l'adozione
delle nuove dejinizioni ha porta
to ad un rivalutazione dell'1,8%,
mentre la revisione delle jonti e
dei metodi di calcolo ha deterrni
nato una loro rettifica al ribasso
dello 0,6%.

Tavola 1.4 - Revisione dei principali aggregati del conto economico delle risorse e degli impieghi
in seguito all'introduzione del SEC95 - Anno 1997 (rniliardi di lire correnti e valori per
centuali)

PRINCIPALI AGGREGATI SEC79 SEC79rev SEC95 Totale Fonti Definizioni
(a) (b) (c) revisione e metodi

1 2 3 3/1 2/1 3/2

Pil 1.950.680 1.939.875 1.974.618 1,2 -0,6 1,8
Importazioni 420.419 421.155 422.612 0,5 0,2 0,3
Risorse 2.371.099 2.361.030 2.397.230 1,1 -0,4 1,5

Consumi finali interni 1.546.792 1.526.257 1.544.579 -0,1 -1,3 1,2
Spesa delle famiglie 1.223.652 1.200.663 1.176.996 -3,8 -1,9 -2
Spesa della P.A. e LS.P. 32.314 325.594 367.583 13,8 0,8 12,9

Investimenti 324.914 341.219 354.637 9,1 5 3,9
Variazione delle scorte 17.193 13.414 14.114
Oggetti di valore 2.627
Esportazioni 4.822 48.014 481.273 -0,2 -0,4 0,2
Impieghi 2.371.099 2.361.030 2.397.230 1,1 -0,4 1,5

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) Comunicato stampa del 17/3/98.
(b) Comunicato stampa dell'1/3/99 (il dato del 1992 non if: stato pubblicato).
(c) Dati pubblicati il 30/4/99.

[STAT - RAPPORTO ANNUALE 1998 25



LA SITUAZIONE DEL PAESE

1.3 - Le dinamiche degli scambi con l'estero

1.3.1 Il commercio mondiale

Nel corso del 1998 gli scambi mondiali di mer
ci sono cresciuti in termini reali del 3,5%, risultan
do in forte decelerazione rispetto all' incremento
del 10,5% manifestatosi nel 1997. La contrazione
dei flussi commerciali nei paesi asiatici e il fattore
che ha maggiormente contribuito a tale rallenta
mento, comunque generalizzato a tutte le aree del
mondo. Sebbene il tasso di crescita del commer
cio mondiale continui ad essere pili rapido rispet
to a quello del prodotto (+2% secondo la stima del
WTO), il differenziale si e notevolmente attenuato
rispetto alla media degli anni novanta.

La brusca caduta nei prezzi delle materie prime
e l'apprezzamento della valuta statunitense hanno
determinate una flessione dei prezzi in dollari del
cornmercio internazionale, cosicche gli scambi
monIiali di merci in termini nominali hanno pre
sentao una contrazione del 2% per le esportazio
ni e dell' 1O;Q per le importazioni.

L'Italia rnantiene la sesta posizione nella gradua
toria dei principali paesi esportatori, aumentando
la propria quota (in dollari correnti) dal 4,3% del
1997 al 4,5% del 1998. Se valutata a prezzi costanti,
la quota diminuisce invece da14,7% del 1997 a14,6%
del 1998. D'altra parte, l'Italia guadagna una posi
zione (dalla settima alla sesta) fra i principali paesi
importatori, con un incremento di un decimo di
punto della sua quota in valore.

La posizione dell'Italia si confronta con aumen
ti pili marcati delle quote in valore (sia delle espor
tazioni sia delle importazioni) di Francia e Germa
nia, mentre risulta stabile l'incidenza sulle esporta
zioni mondiali del Regno Unito. Pili in generale, le
quote dei principali paesi europei e nordamerica
ni appaiono stabili 0 in aumento, in conseguenza
dell'andamento sfavorevole dei flussi nelle altre
aree del mondo, mentre peggiora sensibilmente
la presenza giapponese. Dallato delle importazio
ni gli Stati Uniti aumentano la loro incidenza in
va ore dal 16% al 17%, mentre il Giappone scivola
dalla terza alla quinta posizione, con una flessione
di un punto percentuale della propria quota.

La crescita del commercio estero e stata note
volmente difforme a livello regionale, soprattutto
dal lato delle importazioni. Il sostenuto aumento
della ::lomanda interna negli Stati Uniti e in Europa
occidentale ha controbilanciato gli effetti depres-
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sivi della crisi asiatica e della caduta dei prezzi del
le materie prime, consentendo un'espansione
delle importazioni del 4,5% per l'area del Nord
America e del 5% per l'Europa occidentale; per
quest'ultima la crescita delle importazioni ha supe
rata quella relativa alle esportazioni per la prima
volta dal 1992. I paesi pili direttamente colpiti dal
la crisi asiatica hanno mostrato la flessione pili
marcata nei flussi in entrata; per l'intera area asiati
ca la contrazione dei volumi importati e stata
dell'8,5% e ben del 17,5% per i valori espressi in
dollari correnti. In flessione sono risultate pure le
importazioni in valore dall'Africa e dal Medio
Oriente.

Sul fronte delle esportazioni i risultati risultano
meno eterogenei: i paesi esportatori di petrolio
hanno presentato la contrazione pili vistosa dei
flussi in valore, mentre l'area del Nord America ha
fatto registrare una diminuzione dell'l%, che deri
va da una decelerazione delle quantita e da un
declino dei prezzi. In America Latina la caduta dei
prezzi delle materie prime e la debolezza della
domanda all'interno della regione hanno provoca
to una flessione in valore (-2%) che si accompagna
a una sensibile decelerazione delle quantita (+6,5%
nel 1998 rispetto a +11% del 1997).

La flessione dei valori esportati dai paesi in
transizione (-1%) e stata determinata unicamente
dal declino dei prezzi in dollari, visto che la ere
scita dei volumi e stata invece assai sostenuta
(+10%), anche se minore rispetto a quella
dell'anno precedente (+12,5%). La variazione del
valore delle esportazioni nell'Europa occidentale
(+2,5%) deriva da un aumento del 4,5% delle quan
tita e da una flessione dei prezzi, relativamente
contenuta se confrontata con quella registrata nel
1997, quando l'apprezzamento del dollaro USA
rispetto all'Ecu (oggi Euro) era stato notevolmen
te pili pronunciato. In notevole flessione risultano
infine le esportazioni nominali dell'Africa (-16%),
del Medio Oriente (-21%) edell'Asia (-6%): per
quest'ultima area i forti differenziali della crescita
in valore e in volume riflettono gli eccezionali
deprezzamenti delle valute lacali.

Il commercia estero net Mercato interno euro
pea

Le dinamiche descritte evidenziano notevoli
riallocazioni nell'ambito del commercia interna-
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zionale, con un riposizionamento geografico dei
flussi in risposta aIle modificazioni della domanda
nelle diverse aree.

In un quadro caratterizzato da una sostanziale
stabilita dei tassi di cambio interni all'area Ue,
risulta quindi utile analizzare Ie dinamiche degli
scambi extracomunitari, allo scopo di valutare se,
ed in quale misura, tale area abbia reagito alle
modificazioni del quadro internazionale e se sia
possibile evidenziare comportamenti differenzia
ti tra i diversi paesi europei.

I dati Eurostat, disponibili fino alIa meta
dell'anno scorso, mostrano che Ie esportazioni
dei paesi Ue verso i rnercati terzi sono aumentate
in valore, nel periodo gennaio-Iuglio 1998, del
6,60/0 rispetto allo stesso periodo dell'anno prece
dente (Tavola 1.5), mentre Ie importazioni sono
cresciute del 10,3%. Le difficolta delle esportazio
ni dell'area Ue verso i paesi terzi si sono manife
state in un contesto di significative differenziazio
ni tra i diversi paesi: aumenti significativi delle
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esportazioni extra-Ue si sono verificati per Irlan
da, Francia, Germania e Spagna, incrementi infe
riori alIa media dei paesi dell'Unione hanno riguar
dato Svezia, Austria e Italia, mentre flessioni si
sono registrate per Grecia, Danimarca e Regno
Unito.

Sulla base di queste dinamiche, tra il 1997 e il
1998, la quota dell'Italia all'interno delle esporta
zioni dell'area Ue verso i paesi terzi e passata dal
13,5% al 13,2%, la Germania ha visto un incre
mento dal 27,6% al 28,4%, la Francia dal 14,1% al
14,7%.

Per quanto riguarda Ie importazioni dai paesi
extra-Ue, i diversi paesi hanno registrato differen
ze piuttosto contenute: incrementi nettamente
superiori alIa media si sono verificati soltanto per
Irlanda, Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi, mentre
l'Italia (+9,8%) ha evidenziato un andamento alli
neato a quello medio e sostanzialmente simile a
quello della Germania.

Tavola 1.5 - Il commercio extracomunitario dei paesi De - Gennaio-Iuglio 1997 e 1998 (va lori percentuali)

PAESI DICHIARANTI ANNI (a) VARIAZIONE ANNI (a) VARIAZIONE

1997 1998 PERCENTUALE 1997 1998 PERCENTUALE

Comp.% 1998/1997 Comp.% 1998/1997

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

De 100,0 100,0 6,6 100,0 100,0 10,3

Francia 14,1 14,7 11,3 12,8 12,6 8,9
Belgio e Lussemburgo 5,5 5,4 4,8 6,1 6,2 12,3
Paesi Bassi 5,3 5,3 7,5 10,2 10,4 11,7
Germania 27,6 28,4 9,6 23,9 23,8 9,9
Italia 13,5 13,2 4,6 10,9 10,9 9,8
Regno Unito 15,5 14,3 -1,3 18,8 18,8 10,4
Irlanda 2,0 2,4 29,6 1,7 2,0 33,8
Danimarca 2,0 1,8 -3,5 1,8 1,7 6,7
Grecia 0,7 0,6 -4,0 1,2 1,2 9,3
Portogallo 0,6 0,6 6,0 1,1 1,1 6,5
Spagna 3,8 3,9 8,4 5,0 5,1 10,8
Svezia 4,4 4,3 2,6 2,7 2,6 6,2
Finlandia 2,3 2,3 7,4 1,4 1,4 6,9
Austria 2,7 2,7 4,3 2,3 2,2 8,2

Fonte: Eurostat
(a) I dati si riferiscono al periodo gennaio-luglio.
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Tavola 1.6 - II commercio intracomunitario dei paesi De - Gennaio-Iuglio 1997 e 1998 (valori percentuali)

PAESI DICHIARANTI ANNI (a) VARIAZIONE ANNI (a) VARIAZIONE

1997 1998 PERCENTUALE 1997 1998 PERCENTUALE

Comp.% 1998/1997 Comp.% 1998/1997

CESSIONI ACQUISTI

De 100 100 9,8 100 100 9,4

Francia 14,3 14,3 9,6 15,2 15,6 12,3

Belgio e Lussemburgo 9,9 10,0 10,7 9,2 9,0 7,1

Paesi Bassi 12,0 11,8 8,4 8,7 8,6 7,8

Germania 21,6 22,1 12,3 20,6 20,8 10,8

Italia 10,1 10,1 9,6 10,1 10,2 11,0

Regno Unito 11,9 11,2 3,6 13,5 12,9 4,4

Irlanda 2,7 3,1 22,5 2,0 2,0 11,2

Danimarca 2,4 2,3 3,1 2,5 2,4 7,4

Grecia 0,4 0,4 0,9 1,3 1,2 -0,3

Portogallo 1,5 1,5 7,4 2,1 2,1 11,0

Spagna 5,3 5,5 13,6 6,1 6,5 16,5

Svezia 3,4 3,5 11,2 3,4 3,4 9,9

Finlandia 1,7 1,7 12,9 1,6 1,6 9,2

Austria 2,8 2,7 6,0 3,9 3,6 3,2

Fonte: Eurostat
(a) I dati si riferiscono al periodo gennaio-luglio.

Per quanto riguarda il commercio intracomuni
tario, si segnala una crescita delle cessioni intra co
munitarie dei paesi Ue, rispetto allo stesso perio
do dell'anno precedente, pari al 9,8% (Tavola 1.6)
mentre gli acquisti intracomunitari sono cresciuti
del 9,4%. Rispetto alle cessioni Culteriormente
ridottesi nella seconda meta del 1998), i paesi che
hanno conseguito una crescita superiore alla
media comunitaria sono stati Irlanda, Spagna, Fin
landia, Germania, mentre un incremento mode
sto si e verificato per Grecia, Danimarca e Regno
Unito. In tale contesto, l'Italia ha registrato un
aumento C+9,6%) lievemente inferiore alla media
dei paesi Ue.

Dallato degli acquisti, i paesi che hanno ottenuto
incrementi superiori a quello medio sono stati Spa
gna, Francia, Irlanda, Italia C+11%) e Germania. Una
crescita modesta si e riscontrata per Austria e
Regno Unito, mentre la Grecia ha mostrato un
andamento pressoche stazionario.
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1.3.2 II commercio estero dell'ltalia

Nel corso del 1998 il saldo commerciale
dell'Italia ha subito un deterioramento di oltre
5 mila miliardi lire, mantenendo comunque un
livello pari ad oltre 46 mila miliardi di lire, in un
contesto di rallentamento della crescita dei flus
si di merci sia esportate C+2,8% contro +5,2% del
1997) sia importate C+4,6% contro +11,3% del
1997). I risultati medi annui incorporano, peral
tro, un deciso peggioramento dell'interscambio
negli ultimi mesi del 1998: a partire dal mese di
settembre sono state infatti registrate flessioni
tendenziali sia nei valori esportati sia in quelli
importati, con dinamiche rispettivamente pari,
nella media del quarto trimestre, a -5,6% per le
esportazioni e -4,7% per le importazioni.

Valutando il profilo congiunturale dei flussi in
valore (destagionalizzati), il punto di svolta della
dinamica delle esportazioni e collocabile ad aprile
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del 1998. Con riferimento ai flussi verso Ie due
principali aree di sbocco, I'export verso i paesi
extra-Ue inizia a flettere ancora prima, mentre Ie
esportazioni verso la Ue invertono la tendenza
positiva ad agosto. Per quanto riguarda le importa
zioni in valore, la flessione si e manifestata a mar
zo, con punti di svolta a febbraio per l'area exra
Ue e ad agosto per l'area Ue.

Alla performance complessivamente modesta
delle esportazioni hanno contribuito la sfavorevo
Ie congiuntura internazionale e il lieve apprezza
mento del tasso di cambio effettivo, sia nominale
sia reale. II rallentamento della crescita nominale
delle importazioni e il risultato di alcuni fattori
interni, tra i quali la fine degli incentivi alla rotta
mazione e il ridimensionamento del processo di
accumulazione delle scorte (che aveva fortemente
contribuito alla crescita dei flussi in entrata nel
corso del 1997) anche a causa delle aspettative non
favorevoli delle imprese circa la crescita della
domanda interna e internazionale.

La scomposizione della crescita del valore dei
flussi commerciali nelle due componenti di prezzi
e quantita indica che a un aumento delle quantita
esportate pari al 2% ha corrisposto una crescita dei
valori medi unitari dell'1,2%; la contrazione dei
prezzi delle materie prime e dei manufatti sui mer
cati internazionali ha invece prodotto una flessione
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dei valori medi unitari all'importazione del 2,6%,
mentre le quantita importate sono aumentate del
7,7%. Uno dei tratti caratteristici dell'evoluzione e
quindi rappresentato dall'apertura di un notevole
differenziale di crescita tra i volumi importati ed
esportati. Tale divaricazione si era, peraltro, gia
manifestata nel 1997, quando i volumi di esporta
zioni aumentarono del 4,6% a fronte della crescita
del 9,8% dei volumi di importazioni.

Le dinamiche aggregate delle quantita importate
ed esportate sottintendono notevoli differenzia
zioni per quanto riguarda la due principali aree di
interscambio commerciale (Ue ed extra-Ue). Per
quanta riguarda l'area Ue, emerge una dinamica
omogenea delle quantita esportate ed irnportate
che, dopo un aumento abbastanza sostenuto nel
primo trimestre, riducono progressivamente la
crescita, che risulta molto modesta nell'ultima par
te del 1998 (Figura 1.9). Per quanto riguarda i paesi
extra-Ue, Ie quantita esportate, dopo una crescita
media apprezzabile nel primo trimestre del 1998
ed un successivo affievolimento, registrano forti
flessioni nell'ultimo trimestre, con una contrazione
superiore al 10% (Figura 1.10). Diversamente, le
quantita importate conseguono una crescita soste
nuta nel primo semestre che, con la sola eccezione
della variazione lievemente negativa per il mese di
dicembre, si riduce solo parzialmente nel secondo.

Figura 1.9 - Indici di quantlta delle esportazioni e delle importazioni per paesi De - Anni 1997 e
1998 (uariazioni percentuali rispetto at corrispondente mese dell 'anna precedente)
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Fonte: Istat, Indagine sui commercia estero
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Figura 1.10 - Indici di quantita delle esportazioni e delle importazioni per paesi extra-Ue - Anni
1997 e 1998 (variazioni percentuali rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente)
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Queste sintetiche informazioni confermano che,
nel corso del 1998, il ridimensionamento dell'attivo
commerciale verso l'area extra-Ue ha incorporato
tre effetti di particolare intensita e forte mente carat
terizzati sul piano congiunturale: un violento impat
to delle quantita esportate, peraltro notevolmente
concentrato nell'ultimo quadrimestre dell'anno,
uno straordinario miglioramento infrannuale della
ragione di scambio, che ha mitigato l'impatto delle
dinamiche reali sul saldo commerciale, una accen
tuata dinamica mensile delle quantita importate, che
sembra esaurirsi verso la fine dell'anno.

La struttura geografica dell'interscambio

Un quadro particolarmente efficace delle dinami
che reali dei flussi commerciali puo essere derivato
dall'analisi delle variazioni annue delle quantita espor
tate ed importate relativamente alle due principali
aree geografiche che intrattengono rapporti di
scambio con l'Italia, operazione ora possibile grazie
all'elaborazione dei nuovi indici dei valori medi uni
tari e della quantita, diffusi dall'Istat ne11998.

Nel 1998, nell'area Ue, la dinamica reale delle
esportazioni italiane (+5,4%) appare allineata a quel
la delle importazioni (+5,8%), mentre nell'area
extra-Ue, a fronte di una contrazione del 2,4% delle

esportazioni, si manifesta un notevole incremento
delle importazioni (+11%). Se, quindi, sui mercati
europei l'interscambio reale dell'Italia ha manife
stato un notevole equilibrio, su quelli extra-europei
si e realizzata una notevole divaricazione tra i due
flussi, spiegata (per quanto riguarda le esportazioni)
da fattori di domanda e, per quanto riguarda le
importazioni, dall'impatto combinato dei guadagni
di competitivita di alcune aree asiatiche associati ad
una crescente vulnerabilita della produzione nazio
nale destinata al mercato interno nei confronti del
la concorrenza "qualitativa" dei paesi asiatici.

Prendendo in considerazione i principali paesi
dell'Ue, la ragione di scambio, complessivamente
stabile tra il 1997 e il 1998, peggiora lievemente
per Germania, Inghilterra e Spagna e migliora
debolmente nei confronti di Francia e dell'insie
me degli altri paesi Ue. Parallelamente le quantita
esportate crescono significativamente solo per
Spagna e Francia, mentre l'aumento dei volumi
conseguito nei confronti della Germania e molto
modesto. D'altro canto, incrementi rilevanti delle
importazioni in volume si registrano nei confron
ti della Germania e degli Altri paesi Ue.

Per quanto riguarda i paesi extra-Ue, eda rilevare
il significativo miglioramento della ragione di scam
bio per l'area dei paesi OPEC, principalmente
dovuta alla flessione del prezzo del petrolio greggio
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registrata per 10 stesso periodo, e per la Russia,
mentre un modesto peggioramento riguarda solo
gli Stati Uniti. In tale contesto, una consistente ridu
zione delle quantita esportate si registra verso la
Russia, la Cina ed il Giappone, mentre un aumento
significativo si ottiene nei confronti degli Usa.
D'altro canto, forti incrementi dei volumi importa
ti si registrano con Giappone, Cina e Mercosur.

In termini nominali, l'orientamento geografico
indica che a sostenere la crescita delle esportazio
ni sono stati i paesi della Ue e gli Stati Uniti, mentre
in flessione sono risultate Ie vendite dirette verso
Ie altre aree del mondo (-30/0). A causa della relativa
stabilita dei valori medi unitari delle esportazioni
verso questi mercati (+0,3% verso l'Ue e -0,4% ver
so gli Stati Uniti), la dinamica dei valori e quasi inte
ramente attribuibile aIle quantita esportate (+5,6%
e +12,5%, rispettivamente) (Tavola 1.7).

Al rallentamento dei flussi delle importazioni
in valore hanno prevalentemente contribuito gli
acquisti dai paesi OPEC e dalla Russia, che hanno
visto accentuate riduzioni dei valori medi unitari
(rispettivamente, -24,8% e -18,2%), mentre Ie rela
tive quantita importate sono aumentate di quasi
1'8,5% in entrambi i casi. In forte aumento sono
risultate Ie importazioni dai paesi asiatici di nuova
industrializzazione (NPI asiatici) (+33,2%).

Nel complesso, il mercato Ue ha assorbito il
56,4% del totale delle nostre esportazioni, circa un
punto e mezzo percentuale in pill rispetto a11997,
grazie ad un andamento della domanda assai pill
favorevole rispetto a quello delle altre aree del
mondo e confermando la preferenza che Ie
nostre imprese tradizionalmente accordano al
mercato comunitario. Anche Ie importazioni da
quest'area, seppure in rallentamento rispetto alIa
crescita del 1997, sono risultate pill dinamiche
rispetto a quelle di provenienza extra-Ue.

Come gia ricordato, nell'ambito dell'Ue, i paesi
che hanno maggiormente contribuito alIa crescita
delle esportazioni italiane sono stati Francia e Spa
gna, con una variazione dei flussi pari, rispettiva
mente, a +7,2% e +14,3% (Figura 1.11). I settori del
la meccanica e dei mezzi di trasporto hanno traina
to la crescita delle vendite: verso la Francia essa ha
riguardato comunque quasi tutti i settori dell'indu
stria manifatturiera (+7,3%), con l'eccezione del
cuoio e delle calzature e dei prodotti della lavora
zione dellegno. Verso la Spagna, alIa crescita pres
soche generalizzata e piuttosto sostenuta dell'indu
stria manifatturiera (+14,6%) hanno fatto eccezione
solo i prodotti della raffinazione del petrolio.

Le esportazioni verso la Germania, che si con
ferma il nostro principale mercato di sbocco

Tavola 1.7 - Importazioni ed esportazioni dell'ltalia per area geoeconomica - Anni 1997 e 1998 (ualori
in miliardi di lire e variazioni percentuali)

AREE EPAPSI ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SAWI SAWI
NORMALIZZATI (a)

Variazione Variazione
Anni percentuale Anni percentuale Anni Anni

1997 1998 1998/1997 1997 1998 1998/1997 1997 1998 1997 1998

Ue 224.868 237.174 5,5 218.283 230.490 5,6 6.585 6.684 1 1
EFTA 16.391 17.110 4,4 15.267 16.484 8,0 1.123 626 4 2
Russia 6.557 5.245 -20,0 7.280 6.462 -11,2 -723 -1.216 -5 -10
Altri paesi europei 28.090 29.522 5,1 17.449 19.543 12,0 10.641 9.979 23 20
Turchia 7.481 7.105 -5,0 2.567 2.940 14,6 4.914 4.164 49 41
OPEC 14.466 14.231 -1,6 23.139 18.877 -18,4 -8.673 -4.646 -23 -14
Stati Uniti 32.191 36.044 12,0 17.383 18.895 8,7 14.808 17.149 30 31
Mercosur 9.498 9.217 -3,0 4.865 5.294 8,8 4.634 3.923 32 27
Cina 4.305 3.567 -17,1 7.516 8.407 11,9 -3.210 -4.840 -27 -40
Giappone 8.028 7.022 -12,5 7.180 8.222 14,5 848 -1.200 6 -8
NFl asiatici 15.802 11.244 -28,8 5.372 7.153 33,2 10.430 4.091 49 22
Altri paesi 41.450 43.283 4,4 31.287 31.515 0,7 10.163 11.768 14 16

Mondo 409.128 420.764 2,8 357.587 374.283 4,7 51.542 46.481 7 6

Fonte: Istat, Indagine sul commercio con l'estero
(a) Rapporto percentuale fra il saldo commerciale e la somma di importazioni ed esportazioni.
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Figura 1.11 - Importazioni ed esportazioni dell'ltalia con i paesi De - Anno 1998 (variazioni percen
tuali rispetto all'anno precedente)
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Fonte: Istat, Indagine sui commercia can I'estero

all'interno dell'area Ue, hanno fatto registrare una
crescita (+3%) inferiore a quella media, a fronte di
un significativo aumento delle importazioni
(+8,9%): il saldo commerciale bilaterale presenta,
per la prima volta dal 1992, un segno negativo
(-981 miliardi di lire). Alla crescita vivace delle
esportazioni di apparecchi meccanici e di mezzi di
trasporto si contrappone una flessione nei compar
ti tradizionali del made in Italy i prodotti tessili e
dell'abbigliamento (-1,2%) e quelli del cuoio e calza
ture (-5,2%) vedono infatti proseguire la tendenza
negativa del 1997, determinando una riduzione di
mezzo punto percentuale della crescita complessi
va delle nostre vendite verso il mercato tedesco.

In sensibile rallentamento rispetto al 1997 sono
risultati anche i flussi delle esportazioni dirette
verso il Regno Unito (+3,6% contro +16,2% del
1997). I settori pill colpiti sono stati quelli delle
macchine elettriche e di precisione, della carta,
della raffinazione del petrolio, del tessile e
dell'abbigliamento. In aumento e risultato, invece,
il settore dei mezzi di trasporto.
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Per quanta riguarda gli altri paesi Ue, pill vivaci
rispetto alla crescita media dell' export del nostro
paese sono state le esportazioni italiane verso
Irlanda, Svezia e Portogallo, pill debole e stato
l'aumento verso il Belgio e Lussemburgo, i Paesi
Bassi e l'Austria.

La Germania, che conferma la prima posizione
anche nella graduatoria dei paesi di provenienza
delle nostre importazioni, e il paese che ha mag
giormente contribuito alla crescita totale dei flussi
in entrata dai paesi Ue, mostrando un incremento
tendenziale dell'8,9% rispetto al 1997. I settori pill
dinamici sono stati quelli degli autoveicoli, delle
macchine e apparecchi e delle macchine elettri
che e di precisione.

Le importazioni dalla Francia sono cresciute del
3,6% e hanno riguardato le macchine e apparecchi,
i mezzi di trasporto, le macchine elettriche, i pro
dotti del cuoio e delle calzature. In calo sono risul
tate invece le importazioni dalla Spagna, soprattut
to a causa della flessione nel comparto degli auto
veicoli. La dinamica delle importazioni e stata par-
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ticolarmente vivace per la Finlandia (+28,4%), con
il prevalente contributo delle macchine elettriche
(+19,2%) e per l'Irlanda (+15,6%), soprattutto a cau
sa della vistosa crescita· del settore chimico
(+25,7%), che ha rappresentato circa il 70%
dell'aumento totale degli acquisti. A fronte di un
generale aumento delle importazioni di prove
nienza De si e registrata una contrazione di quelle
provenienti dalla Grecia (-11%) a cui ha contribuito
in misura determinante il settore alimentare.

La diminuzione delle esportazioni verso i paesi
extra-De e derivata da dinamiche contrapposte:
alla forte crescita sul mercato statunitense (+ 120/0)
ha fatto riscontro una flessione generalizzata nelle
aree che sono state direttamente 0 indirettamente
colpite dalla crisi economica e finanziaria. Marcate
riduzioni dei valori esportati sono state infatti
registrate verso i paesi asiatici di nuova industria
lizzazione, Cina, Giappone e Russia. In flessione
sono risultate pure le nostre vendite verso il Mer
cosur, che avevano invece registrato un andamen
to molto vivace nel corso del 1997.

La struttura merceologica dell'interscambio

Come si e visto, nel 1998 le dinamiche com
merciali in valore sottintendono andamenti forte
mente differenziati in termini di quantita importa
te ed esportate. Analizzando l'interscambio dal
punto di vista merceologico, tali asimmetrie ven
gono non solo confermate, rna in molti casi
amplificate.

II divario tra crescita dei volumi importati ed
esportati ha riguardato tutti i comparti merceolo
gici, cosicche il tasso di copertura reale (rapporto
tra indici di quantita delle esportazioni e delle
importazioni) ha registrato un generale peggiora
mento. Analizzando la dinamica di questo indica
tore nel biennio 1997-1998, emergono i settori
che hanno registrato, nel biennio il rapporto pili
sfavorevole tra dinamica reale delle esportazioni
e delle importazioni. Si tratta, nell'ordine, dei
comparti del cuoio e dei prodotti in cuoio, dei
mezzi di trasporto, delle macchine elettriche, dei
prodotti in metallo, dei prodotti tessili e
dell'abbigliamento.

Nel 1998, per le importazioni di manufatti,
l'aumento dei volumi ha riguardato tutti i compar
ti merceologici, con l'unica eccezione dei pro
dotti della raffinazione del petrolio, e con parti-
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colare intensita Ie macchine ed apparecchi mec
canici (+17%), le macchine ed apparecchi elettrici
(+13,4%) e i mezzi di trasporto (+13,5%), In que
st'ultimo comparto la crescita in volume delle
importazioni dai paesi extra-De e stata superiore
al 35%, soprattutto grazie agli incrementi registra
ti dai paesi asiatici (Corea del Sud e Giappone) nel
primo sernestre dell'anno. In forte aumento dai
mercati extra-De sono risultate anche le importa
zioni di prodotti in metallo (+21,3%) e di gomma
e materie plastiche (+19,4%).

Le quantita esportate, cresciute in media del
2,4%, manifestano diminuzioni notevoli solo
nell' ambito dei principali comparti dell' industria
"tradizionale" (cuoio e prodotti in cuoio; tessile e
abbigliamento), mentre gli altri settori hanno
evidenziato, nella media dell'anno, dinamiche
positive.

Per quanto riguarda i flussi in valore, la distribu
zione settoriale del commercio estero indica che
oltre il 50% della crescita complessiva delle
esportazioni italiane nel 1998 e dovuta al settore
dei mezzi di trasporto, con un incremento
rispetto al 1997 del 15,7%, che sottintende una
variazione del 7,9% degli autoveicoli e una varia
zione pili marcata del comparto degli altri mezzi
di trasporto (+38,6%), prevalentemente attribui
bile alla cantieristica navale. Positivo e stato anche
il contributo delle macchine e apparecchi mecca
nici e delle macchine elettriche, che insieme han
no rappresentato oltre il 22% della crescita totale
delle esportazioni. Continua la tendenza negativa
del settore del cuoio e delle calzature, che ha
mostrato una flessione del 4,4%, mentre il settore
del tessile e dell'abbigliamento ha fatto registrare
una crescita molto contenuta (Tavola 1.8).

Dal lato delle importazioni, notevole e stato il
contributo alla crescita dato dal comparto degli
autoveicoli, come effetto della presenza degli
incentivi alla rottamazione. L'esaurimento di tale
fattore ha peraltro influito notevolmente sul ral
lentamento dei flussi di importazione negli ultimi
mesi dell'anno. L'eccezionale aumento del com
parto degli altri mezzi di trasporto e principal
mente imputabile alle importazioni di aeromobi
li (+72%). In calo appaiono le importazioni di
minerali, prodotti del petrolio ed energia elettri
ca, le cui flessioni in valore sono state determina
te principalmente dall'andamento dei prezzi
internazionali.
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Tavola 1.8 - Importazioni ed esportazioni dell'ltalia per settore di attivita economica - Anno 1998 (ualo-
ri percentuali)

SETfORI DI ATTIVITA ECONOMICA ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SAW I
NORMALIZZATI (a)

Contributi Variazione Contributi Variazione 1997 1998
settoriali percentuale settoriali percentuale

aliacrescita 1998/1997 aliacrescita 1998/1997
dell'aggregato dell'aggregato

Prod. dell'agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca -0,2 0,2 -71 -71
Estrazione di minerali -5,2 -1,5 -17,6 -94 -94
Minerali energetici -59,7 -1,5 -20,0 -99 -100
Minerali non energetici -0,2 2,3 -61 -62
Prod. delle industrie manifatturiere 2,9 2,9 6,2 7,2 13 11
Prod. alimentari, bevande e tabacco 0,2 4,1 -0,3 -17 -15
Prod. tessili e dell'abbigliamento 0,1 0,9 0,3 5,3 41 40
Prod. in cuoio e calzature -0,2 -4,4 0,5 48 46
Prod. della lavorazione dellegno (escl. mobili) 3,5 0,1 7,9 -36 -38
Prod. della carta 0,1 3,7 0,2 5,7 -9 -9
Prod. della raffinazione del petrolio

-0,6e comb. nucleari -0,3 -20,1 -28,7 -13 -7
Prod. chimici e di fibre sintetiche e artificiali 0,2 2,9 0,5 3,4 -19 -19
Prod. in gomma e materie plastiche 0,2 4,5 0,2 9,2 31 29
Prod. della lavorazione di minerali non metalliferi 0,1 2,0 2,8 55 55
Prod. in metallo (escl, macchine) 0,2 2,5 0,7 6,8 -7 -9
Macchine e apparecchi meccanici 0,3 1,3 1,2 16,5 53 48
Macchine elettriche, di precisione e telecom. 0,4 3,9 1,2 8,9 -12 -14
Mezzi di trasporto 1,6 15,7 2,2 17,6 -3 -4
Autoveicoli 0,6 7,9 1,4 12,8 -11 -13
Altri mezzi di trasporto 1,0 38,6 0,8 51,5 31 27

Altri prod. dell'industria manifatt. (incl. mobili) 0,3 0,1 6,5 65 63
Energia -4,7 -0,2 -97 -97
Altri prodotti 1,3 4,6 89 88

Totale 2,8 2,8 4,7 4,7 7 6

Fonte: Istat, Indagine sui commercio con l'estero
(a) Rapporto percentuale fra il saldo commerciaIe e la somma di importazioni ed esportazioni.

Le esportazioni delle regioni italiane

Il rallentamento della crescita delle esportazio
ni italiane nel 1998, pili acuto nel terzo e quarto tri
mestre dell'anno, ha avuto un impatto differenzia
to tra le varie regioni. La ripartizione territoriale
che ha mostrato la migliore performance e stata il
Mezzogiorno, le cui esportazioni sono cresciute
dell'8,2% rispetto al 1997, ad un tasso di molto
superiore alla media italiana (+2,7%). In particola
re, sono le regioni dell'Italia meridionale a regi
strare un aumento particolarmente elevato
(+12,1%), a fronte di una riduzione del 3,7% del
l'Italia insulare (Tavola 1.9)

Per quanto riguarda le singole regioni, superiore
alla crescita media nazionale e stata quella relativa
alle regioni nord-orientali e, in particolare al Friuli
Venezia Giulia. Nel Meridione spicea la dinamica
positiva di Basilicata, Campania, Calabria e Abruz-
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zo, mentre sono risultate in lieve flessione le ven
dite all'estero provenienti dal Molise. Le ripartizio
ni che hanno mostrato incrementi inferiori a quel
li medi nazionali sono il Nord-ovest, cresciuto di
appena 10 0,5%, e il Centro. Nel primo caso l'unica
regione che ha visto una forte crescita e la Valle
d'Aosta, la quale, tuttavia, ha un peso assai ridotto.
In flessione, invece, sono risultate le vendite del
Piemonte e della Liguria, mentre la crescita della
Lombardia e rimasta contenuta. Per quanto riguar
da le regioni centrali, tutte hanno visto una dirninu
zione dell'exp 0 rt, con l'eccezione del Lazio.

1.3.3 L'impatto delle crisi internazionali
sugli scambi commerciali dell'Italia

Come gia ricordato, nel 1998 la congiuntura
internazionale e stata caratterizzata dall'aggrava-
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Tavola 1.9 - Esportazioni per ripartizione geografica e regione di provenienza - Anni 1997 e 1998

REGIONI

Miliardi

di lire

1997

Compos.

percent.
Miliardi

di lire

1998

Compos.

percent.

Variazione

percentuale

1998/1997

NORD-CENTRO

Italia nord-occidentale
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Liguria

Italia nord-orientale
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia -Romagna

Italia centrale
Toscana
Umbria
Marche
Lazio

MEZZOGIORNO

Italia meridionale
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria

Italia insulare
Sicilia
Sardegna

Province diverse non specificate

Italia

Ponte: Istat, Indagine suI commercia can l'estero

369.092,2

178.719,0
52.065,6

466,7
119.726,4

6.460,3

124.109,6
6.891,2

56.813,3
13.415,2
46.989,9

66.236,6
34.027,9

3.651,9
12.797,4
15.786,3

39.540,1

29.608,1
7.598,2

943,9
10.835,9
9.065,4

753,6
411,2

9.931,9
6.618,9
3.313,0

496,0

409.128,3

90,2

43,7
12,7
0,1

29,3
1,6

30,3
1,7

13,9
3,3

11,5

16,2
8,3
0,9
3,1
3,9

9,7

7,2
1,9
0,2
2,6
2,2
0,2
0,1

2,4
1,6
0,8

0,1

100,0

377.101,4

179.564,8
51.886,7

558,1
121.713,3

5.406,7

130.557,4
7.189,5

58.171,2
15.738,2
49.458,5

66.979,2
33.942,2

3.611,7
12.543,1
16.882,2

42.769,0

33.204,8
8.239,1

940,5
12.240,1
9.527,2
1.794,9

463,0

9.564,2
6.699,4
2.864,7

432,6

420.303,0

89,7

42,7
12,3
0,1

29,0
1,3

31,1
1,7

13,8
3,7

11,8

15,9
8,1
0,9
3,0
4,0

10,2

7,9
2,0
0,2
2,9
2,3
0,4
0,1

2,3
1,6
0,7

0,1

100,0

2,2

0,5
-0,3
19,6

1,7
-16,3

5,2
4,3
2,4

17,3
5,3

1,1
-0,3
-1,1
-2,0
6,9

8,2

12,1
8,4

-0,4
13,0
5,1

138,2
12,6

-3,7
1,2

-13,5

-12,8

2,8

mento della crisi economica nell'area dell'Est asia
tico e nel Giappone e dall'aprirsi di nuovi fronti di
crisi in Russia e, pill recentemente, in Brasile.

Queste aree hanno rappresentato circa il 25%
delle esportazioni e il 23% delle importazioni
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mondiali nel 1997. Nello stesso periodo Ie quote
delle aree in questione suI totale dei flussi com
merciali dell'Italia sono state di poco superiori al
10% per Ie esportazioni e all'8% per Ie importa
zioni.
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Gli effetti diretti delle crisi internazionali sul
commercia estero dell'Italia possono essere sinte
tizzati in un contributo fortemente negativo alla
crescita delle esportazioni (-2,5 punti percentuali su
una crescita complessiva del 2,8%) e in una crescita
superiore alla media delle importazioni (+11,60/0
contro il 4,7% della crescita totale), per 10 pili pro
venienti dall'area dell'Est asiatica (Tavola 1.10).

Il confronto can Germania e Francia indica,
peraltro, come gli effetti della congiuntura inter
nazionale siano stati avvertiti dal nostro paese in
misura sensibilmente maggiore: il contributo
negativo delle aree in crisi alla crescita delle espor
tazioni totali e stato pili consistente, mentre la ere
scita delle importazioni dai paesi asiatici, evidente
anche nei due principali partner nell'area Uem, e
stata decisamente pili sostenuta.

Le importazioni italiane dai paesi dell'Est asiatica
hanna registrato aumenti che oscillano fra il 13%
per Singapore e il69% per le Filippine. Unica ecce
zione e rappresentata dalla Malaysia, paese per il
quale Ie importazioni italiane hanna subito una lieve
flessione (-0,7%), Nel corso del 1998 Ie importazio
ni espresse in dollari correnti provenienti dalle
otto economie dell' Est asiatica e da Cina e Giappo
ne sana aumentate di oltre il 16% per l'Italia e di
poco pili del 5% per Francia e Germania.

Nei primi tre trimestri del 1998 le quote di mer
cato dell'Italia, calcolate sulle importazioni in dolla
ri correnti, hanna subito una decisa contrazione
nell'Est Asia (dall'1,9% del 1997 all'1,6% del 1998) e
in Russia (dal 5,1% del 1997 al 4,5% del 1998), men
tre e rimasta stabile la quota italiana in Giappone
(l,8%) ed e cresciuta di un decimo di punta in Bra
sile (5,7%). Questa risultato si confronta can guada-

gni di posizioni pili consistenti a perdite pili con
tenute per i nostri principali concorrenti europei:
in particolare, mentre la Francia non ha subito
alcun peggioramento sui mercati analizzati, la Ger
mania ha perso quote solo nell'area dell'Est asiatica.

Dal punta di vista settoriale (Tavola 1.11) la fles
sione delle esportazioni verso le aree in crisi, e pre
valentemente attribuibile alle macchine e apparec
chi (circa il 40% della flessione totale): il risultato
negativo verso tali aree ha ridotto la crescita com
plessa del settore di 4,7 punti percentuali, risultato
che si confronta can un incremento di 5,9 punti
percentuali conseguito verso il resto del mondo.
Rilevante e stato il contributo negativo della doman
da estera nei settori del tessile e abbigliamento e del
cuoio e calzature, che hanna vista ridurre la crescita
complessiva delle vendite all'estero rispettivamente
di 3 e 4 punti percentuali; i prodotti della lavorazio
ne del petrolia e quelli dei minerali non metalliferi
hanna sottratto entrambi 3,3 punti percentuali alla
crescita settoriale complessiva.

L'area dell'Est asiatica ha assorbito nel 1998 il 3%
delle esportazioni italiane, rispetto al 5% del 1997.
Per il Giappone le percentuali sana state, rispettiva
mente pari a 1,7% e a 2%; verso questa paese sana
risultate in flessione le esportazioni di prodotti tipi
ci del made in Italy e in aumento Ie vendite di vino.

La diminuzione delle vendite in Russia ha riguar
data soprattutto il settore meccanico, del cuoio e
calzature e i mobili.

Occorre tuttavia distinguere gli effetti della crisi
asiatica da quelle di Russia e Brasile, sia per il
momenta nel quale le turbolenze si sana manife
state, sia per l'impatto che Ie rispettive svalutazio
ni hanna avuto a potranno avere sul nostro com-

Tavoia 1.10 - Importazioni ed esportazioni dell'ltalia con Ie aree in crisi - Anni 1997 e 1998 (miliardi di
lire e variazioni percentuali)

AREE E PAESI ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDI

Variazione Variazione
Anni percentuale Anni percentuale Anni

1997 1998 1998/1997 1997 1998 1998/1997 1997 1998

Brasile 5.988 5.727 -4,4 3.239 3.711 14,6 2.749 2.016
Asia dell'Est (a) 21.478 13.685 -36,3 9.428 11.890 26,1 12.050 1.795
Giappone 8.028 7.022 -12,5 7.180 8.222 14,5 848 -1.200
Russia 6.557 5.245 -20,0 7.280 6.462 -11,2 -723 -1.216

Totale aree e paesi in crisi 42.051 31.680 -24,7 27.127 30.285 11,6 14.924 1.394

Mondo 409.128 420.764 2,8 357.587 374.283 4,7 51.542 46.481

Fonte: Istat, Indagine sui commercia estero
(a) Corea del Sud, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailandia.
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Tavola 1.11 - Esportazioni manifatturiere delI'ltalia verso Ie aree in crisi per settore - Anno 1998
(valori percentuali)

SETTORl Dr ATTIVITA' ECONOMICA Brasile Asia dell'Est (a) Giappone Russia Aree in crisi Mondo

VARIAZIONI PERCENTIJALI

Prod. delle industrie manifatturiere -4,5 -36,3 -12,5 -20,2 -24,7 2,9
Prod. alimentari, bevande e tabacco 4,6 -28,3 30,7 -37,0 -6,1 4,1
Prod. tessili e dell'abbigliamento -3,6 -32,7 -15,1 9,2 -20,4 0,9
Prod. in cuoio e calzature -14,8 -31,6 -16,7 -20,3 -25,2 -4,4
prod. della lavorazione del legno
(escl. mobili) -25,5 7,2 -44,2 67,7 -2,7 3,5
Prod. della carta 13,0 -35,7 -9,8 -9,0 -16,8 3,7
Prod. della raffinazione del petrolio
e comb. nucleari -9,5 -82,0 54,2 -88,4 -32,4 -20,1
Prod. chimici e di fibre sintetiche e artificiali -9,1 -22,9 -9,1 1,7 -16,6 2,9
Prod. in gomma e materie plastiche -19,4 -31,6 -14,8 -7,2 -22,5 4,5
Prod. della lavorazione di minerali
non metalliferi 22,8 -42,5 -14,1 -6,7 -30,9 2,0
Prod. in metallo (escl. macchine) 10,6 -37,9 -26,5 -37,0 -30,6 2,5
Macchine e apparecchi meccanici -12,4 -46,5 -14,1 -33,7 -35,3 1,3
Macchine elettriche, di precisione e telecom. -9,0 -10,3 -18,1 -19,9 -11,8 3,9
Mezzi di trasporto 9,0 -66,8 -10,7 22,2 -24,1 15,7
Autoveicoli 14,0 -59,9 -16,9 20,1 -12,6 7,9
Altri mezzi di trasporto -49,2 -74,8 24,9 63,7 -60,1 38,6

Altri prod. dell'industria manifatt. (incl. mobili) 7,9 -41,3 -23,9 -10,0 -24,9 0,3

Totale -4,4 -36,3 -12,5 -20,0 -24,7 2,8

CONTRIBIJTI SETTORIALI PERCENTIJALI ALLA CRESCITA DELL'AGGREGATO

Prod. delle industrie manifatturiere -0,1 -1,9 -0,2 -0,3 -2,6 2,9
Prod. alimentari, bevande e tabacco -0,4 0,8 -0,9 -0,4 4,1
Prod. tessili e dell'abbigliamento -2,2 -0,9 0,1 -3,0 0,9
Prod. in cuoio e calzature -2,6 -0,7 -0,7 -4,0 -4,4
Prod. della lavorazione dellegno
(escl, mobili) -0,1 0,4 -1,7 1,1 -0,3 3,5
Prod. della carta 0,1 -0,8 -0,1 -0,9 3,7
prod. della raffinazione del petrolio
e comb. nucleari -0,7 -2,4 -0,3 -3,3 -20,1
Prod. chimici e di fibre sintetiche e artificiali -0,1 -1,2 -0,2 -1,5 2,9
Prod. in gomma e materie plastiche -0,2 -0,8 -0,1 -0,1 -1,2 4,5
Prod. della lavorazione di minerali
non metalliferi 0,1 -3,1 -0,2 -0,1 -3,3 2,0
Prod. in metallo (escl. macchine) 0,1 -1,2 -0,1 -0,5 -1,7 2,5
Macchine e apparecchi meccanici -0,3 -3,4 -0,1 -0,8 -4,7 1,3
Macchine elettriche, di precisione e telecom. -0,2 -0,7 -0,2 -0,2 -1,3 3,9
Mezzi di trasporto 0,3 -1,8 -0,1 -1,7 15,7
Autoveicoli 0,5 -1,2 -0,2 -0,9 7,9
Altri mezzi di trasporto -0,4 -3,8 0,2 -4,0 38,6

Altri prod. dell'industria manifatt. (incl. mobili) -1,7 -0,6 -0,3 -2,6 0;3

Totale -0,1 -1,9 -0,2 -0,3 -2,5 2,8

Fonte: Istat, Indagine suI commercia estero
(a) Corea del Sud, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia.

mercio estero. Nel caso asiatico, gli effetti di ral
lentamento delle nostre vendite verso l'area dovu
ti alla contrazione della domanda si possono som
mare a quelli derivanti dalla perdita di competiti
vita dei nostri prodotti anche sui mercati terzi, a
causa della relativa somiglianza delle nostre espor
tazioni con quelle dei paesi emergenti dell' area e
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della loro elevatissima vocazione all'export. Gli
effetti della pressione competitiva delle aree
emergenti sul rallentamento delle nostre esporta
zioni non possono d'altro canto essere agevol
mente separati da quelli derivanti dall'apprezza
mento del cambio reale e da altri fattori relativi alla
congiuntura interna. Peraltro, la crescita rapidissi-
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rna delle irnportazioni italiane dall'area asiatica
(Tavola 1.12), in misura superiore a quella registra
ta dagli altri paesi europei, indicherebbe inoltre
un elevato grado di somiglianza anche fra la strut
tura settoriale delle esportazioni asiatiche e della
nostra domanda interna.

La crescita e stata generaHzzata a quasi tutti i setto
ri, con l'eccezione del cuoio e delle calzature e dei
prodotti della raffinazione del petrolio. Essa e stata
comunque pili evidente per i prodotti in metallo (le
cui importazioni sono pili che triplicate rispetto al
1997, superando il 10% degli acquisti totali dall'area)
e per i prodotti della carta. 11 comparto delle mac
chine elettriche, che rappresenta oltre un quarto

delle importazioni totali, ha fornito un contributo di
circa tre punti percentuali alla crescita dei flussi
complessivi, Nel comparto degli autoveicoli, grazie
alla presenza degli incentivi alla rottamazione, si e
registrato un aumento del 37,4% degli acquisti,
soprattutto di provenienza coreana C+40%).

La crescita delle importazioni dal Giappone,
infine, appare concentrata nel settore dei rnezzi
di trasporto, di cui gli autoveicoli rappresentano
oltre il 70% del totale. In flessione sono risultate,
invece, le irnportazioni di macchine elettriche,
che rappresentano quasi un quarto di quelle totali,
presumibilmente spiazzate dalla concorrenza dei
vicini paesi dell'Est asiatico.

Tavola 1.12 - Importazioni dell'ltalia dai paesi dell'Asia dell I Est e dal Giappone per settore - Anno
1998 (ualori percentuali)

SETTORI Dr ATTIVITA' ECONOMICA ASIA DELL'EST (a) GIAPPONE MONDO

var. perc. quota perc. var. perc. quota perc. var. perc. quota perc.

Prod. dell'agricoltura, caccia, silvicoltura
e pesca 10,0 0,1 -75,0 0,2 0,3

Estrazione di minerali 139,0 0,1 28,0 -17,6 6,7
Minerali energetici 378,4 0,1 -20,0 5,8
Minerali non energetici 8,3 28,0 2,3 0,9

Prod. delle industrie manifatturiere 27,4 97,1 14,5 99,8 7,2 88,0
Prod. alimentari, bevande e tabacco 18,5 5,5 -8,1 0,1 -0,3 8,0
Prod. tessili e dell'abbigliamento 5,7 10,6 20,0 2,1 5,3 5,4
Prod. in cuoio e calzature -8,4 3,1 -52,7 0,1 0,5 2,1
Prod. della lavorazione dellegno
(escl, mobili) 24,1 2,4 -50,9 7,9 1,4
Prod. della carta 165,4 1,9 -12,7 0,5 5,7 3,0
Prod. della raffinazione del petrolio
e comb. nucleari -8,6 1,8 -15,3 0,2 -28,7 1,4
Prod. chimici e di fibre sintetiche e artificiali 52,0 8,5 3,9 12,8 3,4 13,6
Prod. in gomma e materie plastiche 8,3 4,3 27,6 2,9 9,2 2,3
Prod. della lavorazione di minerali
non metalliferi 40,4 0,9 25,8 1,0 2,8 1,2
Prod. in metallo (escl. macchine) 311,3 10,8 15,8 2,1 6,8 11,2
Macchine e apparecchi meccanici 19,6 6,2 17,7 19,6 16,5 8,2
Macchine elettriche, di precisione e telecom. 9,5 25,3 -2,2 24,2 8,9 14,4
Mezzi di trasporto 35,5 11,5 39,7 31,5 17,6 14,1
Autoveicoli 37,4 9,5 35,4 22,7 12,8 11,9
Altri mezzi di trasporto 27,3 2,1 52,1 8,7 51,5 2,3

Altri prod. dell'industria manifatt.
(incl. mobili) 9,6 4,2 -10,6 2,8 6,5 1,7

Energia -0,2 0,8

Altri prodotti 96,4 89,5 0,1 4,6

Totale 26,1 100,0 14,5 100,0 4,7 100,0

Fonte: Istat, Indagine suI commercia estero
(a) Corea del Sud, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia.
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1.4 - I risultati economici e produttivi delle
imprese

1.4.1 Il settore primario

If quadro internazionale

Nel 1998, secondo Ie prime stime raccolte dalla
FAO, la produzione agricola mondiale ha subito
una leggera flessione(-0,2%), con andamenti diffe
renziati nei vari continenti e per i singoli prodotti,

Ad una dinamica positiva per Sud America
(+2,8%), Africa (+2,2%) e Asia (+0,6%) ha fatto
riscontro una flessione produttiva nel Nard Ame
rica (-0,3%), da attribuire alIa contrazione dei
cereali (-2,1%), in particolare ai cali sensibili di fru-
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mento, riso e arzo. Parallelamente si e registrata
una nuova diminuzione dei prezzi, sia a livello
mondiale che europeo, delle produzioni vegetali e
di quelle zootecniche.

Limitatamente ai paesi Ue, dai primi dati resi
noti dall'Eurostat secondo Ie definizioni del
SEC79, si e avuto un incremento dei volumi pro
duttivi, sia nelle produzioni vegetali (+1,6%) sia in
quelle zootecniche (+1,4%). Ad un andamento pili
che soddisfacente per Lussemburgo, Austria,
Olanda, Spagna e Germania (Tavola 1.13), ha fatto
riscontro una sostanziale stabilita della produzio
ne in Francia e Grecia. Un andamento leggermen
te negativo ha caratterizzato Belgio e Irlanda,
mentre una flessione pili rnarcata e stata rilevata
per Portogallo, Finlandia e Regno Unito.

Tavola 1.13 - Principali indicatori agricoli nei paesi De - Anno 1998 (variazioni percentuali rispetto all'an-
no precedente) (a)

PRODUZIONE CONSUMI Contributi Valore Valore Indicatore 1
AGRICOLA INTERMEDI aggiunto ai aggiunto (b)

PAESI MEMBRI prczzi di al costo dei
mercato a fattori a

prezzi correnti prezzi correnti

Quantita Prezzi Quantita Prezzi

Belgio -0,3 -4,6 2,0 -5,1 -5,8 -8,0 -7,7 -8,4
Danirnarca 3,1 -12,1 -3,8 2,1 -15,6 -12,7 -18,0
Gerrnania 3,2 -5,2 -0,1 -3,9 -4,5 0,1 -1,4 1,0
Grecia 1,2 -0,6 2,0 1,0 6,7 -0,4 1,2 -1,3
Spagna 3,2 -3,6 2,0 -0,2 1,8 -2,2 -1,4 -6,2
Francia 0,3 -1,6 2,2 -4,3 -0,5 -0,3 0,9
Irlanda -0,5 -1,2 11,7 -4,5 10,4 -10,0 -2,7 -6,6
Italia 1,8 -0,4 -0,4 -0,8 e8,4 2,4 0,5 -0,7
Lussernburgo 6,8 -2,6 0,2 0,2 -8,5 7,4 2,0 2,1
Olanda 4,6 -3,7 -1,9 -1,6 -72,2 4,9 -6,6 -11,7
Austria 5,8 -6,5 -0,9 -2,2 -8,2 1,1 -2,7 -4,2
Portogallo -9,1 0,1 -0,9 -2,8 10,3 -14,3 -10,1 -12,1
Finlandia -6,1 -0,2 0,8 -2,3 0,0 -16,2 -4,8 -5,0
Svezia -0,9 -2,5 1,1 -2,2 10,4 -9,2 -0,4 1,1
Regno Unito -1,0 -8,5 0,6 -8,3 -7,4 -12,5 -11,0 -16,3

Uern 1,7 -2,7 1,0 -2,9 -5,4 -0,3 -1,5 -2,7
Ue 1,5 -3,4 1,0 -3,5 -4,5 -1,5 -2,3 -3,7

Fonte: Eurostat
(a) Secondo SEC79.
(b) Valore aggiunto netto reale al Costo del fattori per ULA.
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A livello di singolo comparto, si e avuta una
flessione produttiva per le patate (-6,5%), la bar
babietola da zucchero (-5,2%) e l'olio d'oliva (
2,2%). Di contro, sensibili incrementi sono stati
registrati per cereali (+4,9%), piante industriali
(+2,9%) e vino (4,9%),

Una nuova caduta ha caratterizzato il livello dei
prezzi agricoli in tutti i paesi Ue, con variazioni piu
sensibili per Regno Unito ed Austria.

Per il settore zootecnico si e rilevata una caduta
per la carne bovina (-3,5%) ed ovicaprina (-0,2%)
ed una buona ripresa per la carne suina (+7,6%),
dopo la forte flessione originata dal diffondersi
della peste suina in Olanda. Sostanzialmente stabi
le e stata la produzione di latte (-0,2%), mentre i
prezzi hanno registrato una caduta piu sensibile
per la carne suina (-25,8%) eovicaprina (-12,5%).

I consumi interrnedi hanno subito un leggero
incremento in quantita per il complesso Ue, mentre
i prezzi hanno evidenziato una sostanziale diminu
zione. In particolare, un incremento delle quantita
utilizzate nel processo produttivo ha interessato i
prodotti fitoiatrici (+2,9%), a cui e stata associata una
lieve riduzione dei prezzi d'acquisto (-0,6%). Una
crescita meno pronunciata si e registrata per i rnan
gimi (+1,5%) a fronte di un calo dei prezzi (-7,1%),
mentre hanno subito una contrazione sia i volumi
(-0,8%) che i prezzi (-5,8%) delle spese energetiche.

In virtu del debale andamento dei prezzi
dell' output e della modesta ripresa dei consumi
intermedi, il val ore aggiunto ai prezzi di mercato
(sia nominale che reale) ha subito una battuta
d'arresto in molti Stati membri. Inoltre, si e regi
strata una nuova diminuzione del reddito agricolo,
misurata attraverso il rapporto tra il valore aggiun
to netto reale al costo dei fattori e le unita di lavo
ro, che anche nel 1997 aveva subito una flessione
del 3%, dopo tre anni consecutivi di crescita. Que
sto cattivo andamento del reddito va attribuito alla
nuova e decisa caduta dei prezzi, all'aumento della
produzione finale, a una contrazione dei contribu
ti alla produzione e a una quasi stabilita degli
ammortamenti, a cui si e associata una nuova e
persistente contrazione di manodopera, meno
pronunciata pero rispetto agli anni scorsi (-1,6%).

Il quadro del settore secondo i nuovi conti
nazionali

Con questa edizione del Rapporto annuale i dati
macroeconomici dalla branca agricoltura vengono
forniti secondo il nuovo schema contabile di rife-
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rimento SEC95, in vigore per tutti i paesi
dell'Unione europea dal 30 aprile del 1999 (Tavola
1.14). Tra gli aspetti innovativi del SEC95 va ricor
data la nuova classificazione per le produzioni di
vino e olio d'oliva; la nuova valutazione dei servizi
annessi all'attivita agricola e dei reimpieghi; una
accurata revisione dei consumi intermedi; l'ado
zione dei prezzi di base per il calcolo dei princi
pali aggregati; una stima della produzione e del
relativo valore aggiunto della Pubblica ammini
strazione; una stima dell'autoproduzione di
software nella branca agricoltura.

11 1998 ha registrato, per il complesso di agri
coltura, silvicoltura e pesca, una modesta crescita
produttiva (Tavola 1.15), associata ad un leggero
contenimento dei consumi intermedi, in linea con
le tendenze nazionali degli altri settori economici
e con i risultati ottenuti in ambito Ue. Sul versante
dei prezzi, si e registrata una nuova flessione dopo
quella dello scorso anno, non mitigata, come si
verifico allora, da un incremento dei contributi ai
prodotti, diminuiti dell'll,l%. In effetti, il1998 ha
evidenziato le difficolta del settore proprio sul
fronte dei prezzi: la loro forte contrazione, pur
provocando l'insoddisfazione dei produttori per
il riflesso negativo su occupazione e redditi, ha tut
tavia contribuito positivamente al contenimento
del processo inflattivo, in presenza di una flessio
ne del prezzo d'acquisto dei mezzi tecnici (-1,8%).

Nel 1998 si e registrata una crescita produttiva ai
prezzi di base dello 0,8% per la sola agricoltura,
con una pronunciata riduzione dei prezzi (-2,2%).
I consumi intermedi sono diminuiti dello -0,2% in
quantita e dell'1,8% in termini di prezzo. Note
positive si sono avute per le produzioni forestali,
cresciute del 12% in quantita e del 4,7% per la com
ponente di prezzo. 11 cornparto della pesca ha
scontato di nuovo un andamento sfavorevole in
termini di quantita prodotte e una significativa
perdita in termini di valore aggiunto.

Riguardo ai singoli comparti del settore agricol
tura, un buon recupero produttivo si e registrato
per cereali (+6,6%), legumi secchi (+2,7%), patate
e ortaggi (+1,7%) e per le coltivazioni erbacee nel
complesso. Una forte crescita si e avuta per il fru
mento tenero (+23,1%) e per quello duro
(+28,6%), con prezzi in sensibile caduta. Di con
tro, nel settore delle coltivazioni legnose, a una
crescita delle produzioni vinicole (+11,5%) e frut
ticole (+21,6%) si e contrapposta una forte caduta
per i comparti olivicolo (-32,8%) e agrumicolo
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Tavola 1.14 - Principali risultati del settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (allordo della pubblica
amministrazione) (milioni di lire)

SETIORI PREZZI CORRENTI PREZZI1995

Anni Anni

1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

AGRICOLTURA

Produzione ai prezzi di base 78.764.087 82.748.281 82.365.008 81.221.177 78.764.087 79.587.063 79.561.002 80.170.034
Erbacee 27.828.738 28.651.751 29.026.266 28.694.448 27.828.738 28.376.537 28.285.302 29.120.771
Legnose 17.328.900 18.727.601 18.201.592 18.827.925 17.328.900 16.806.019 16.896.398 16.661.915
Foraggere 3.805.139 3.929.896 4.181.823 3.705.230 3.805.139 3.894.496 3.910.479 3.870.865
Allevamenti 26.122.391 27.468.917 26.809.898 25.846.042 26.122.391 26.734.669 26.628.787 26.609.380
Servizi annessi 3.678.919 3.970.116 4145.429 4.147.532 3.678.919 3.775.342 3.840.036 3.907.103
Consumi intermedi 27023.947 27.849.464 27.051.500 26.510.891 27.023.947 26.740.643 26.238.251 26.186.017
Valore aggiunto ai prezzi di base 51.740.140 54.898.817 55313508 54.710.286 51.740.140 52.846.420 53.322.751 53.984.017

SILVICOLTURA

Produzione ai prezzi di base 883.700 1.008.420 1.024.517 1.201.831 883.700 919.254 927.388 1.038.426
Consumi intermedi 122.000 109.684 115.892 129.445 122.000 116.753 126.093 130.548
Valore aggiunto ai prezzi di base 761.700 898.736 908.625 1.072.386 761.700 802.501 801.295 907.878

PESCA

Produzione ai prezzi di base 2.571.500 2.485.547 2.352.268 2.352.587 2.571.500 2.442.975 2.443.409 2.355.572
Consumi intermedi 650.100 645.000 633.500 615600 650.100 619.600 616.500 604.800
Valore aggiunto ai prezzi di base 1.921.400 1.840.547 1.718.768 1.736.987 1.921.400 1.823.375 1.826.909 1.750.772

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Produzione ai prezzi di base 82.219.287 86.242.248 85.741.793 84.775.595 82.219.287 82.949.292 82.931.799 83.564.032
Consumi .intermedi 27.796.047 28.604.148 27.800.892 27.255.936 27.796.047 27.476.996 26.980.844 26.921.365
Valore aggiunto ai prezzi di base 54.423.240 57.638.100 57.940.901 57.519.659 54.423.240 55.472.296 55.950.955 56.642.667

Fonte: Istat, Conti economici nazionali

Tavola 1.15 - Principali risultati del settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (allordo della pubblica
amministrazione) (variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)

SETfORI QUANTITA' PREZZI VALORE

Anni Anni Anni

1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

AGRICOLTURA

Produzione ai prezzi di base 1,0 0,8 4,1 -0,5 -2,2 5,1 -0,5 -1,4
Erbacee 2,0 -0,3 3,0 1,0 1,6 -4,0 3,0 1,3 -1,1
Legnose -3,0 0,5 -1,4 11,4 -3,3 4,9 8,1 -2,8 3,4
Foraggere 2,3 0,4 -1,0 1,0 6,0 -10,5 3,3 6,4 -11,4
Allevamenti 2,3 -0,4 -0,1 2,8 -2,0 -3,5 5,2 -2,4 -3,6
Servizi annessi 2,6 1,7 1,7 5,2 2,7 -1,6 7,9 4,4 0,1
Consumi intermedi -1,0 -1,9 -0,2 4,1 -1,0 -1,8 3,1 -2,9 -2,0
Valore aggiunto ai prezzi di base 2,1 0,9 1,2 3,9 -0,1 -2,3 6,1 0,8 -1,1

SILVICOLTURA

Produzione ai prezzi di base 4,0 0,9 12,0 9,7 0,7 4,7 14,1 1,6 17,3
Consumi intermedi -4,3 8,0 3,5 -6,1 -2,1 7,9 -10,1 5,7 11,7
Valore aggiunto ai prezzi di base 5,4 -0,2 13,3 12,0 1,3 4,1 18,0 1,1 18,0

PESCA

Produzione ai prezzi di base -5,0 -3,6 1,8 -5,4 3,7 -3,3 -5,4
Consumi intermedi -4,7 -0,5 -1,9 4,1 -1,3 -0,9 -0,8 -1,8 -2,8
Valore aggiunto ai prezzi di base -5,1 0,2 -4,2 0,9 -6,8 5,5 -4,2 -6,6 1,1

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Produzione ai prezzi di base 0,9 0,8 4,0 -0,6 -1,9 4,9 -0,6 -1,1
Consumi intermedi -1,1 -1,8 -0,2 4,0 -1,0 -1,8 2,9 -2,8 -2,0
Valore aggiunto ai prezzi di base 1,9 0,9 1,2 3,9 -0,4 -1,9 5,9 0,5 -0,7

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
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(-11,6%). SuI fronte degli allevamenti zootecnici si
e avuta una sostanziale stabilita, come sintesi di una
debole ripresa per le carni ovicaprine (+0,5%) e
per pollame, conigli e selvaggina minore (+1,1%) e
di una flessione contenuta per le carni bovine
(-1,7%) e pili pronunciata per le carni suine
(-2,2%). In ripresa e risultata, invece, la produzio
ne lattiera (+1,7%).

Riguardo la dinamica dei prezzi, ad andamenti
positivi per le carni bovine (+4,8%) e ovicaprine
(+0,6%), si sono associate flessioni consistenti per
illatte (-5,0%), le uova (-1,9%) e soprattutto le car
ni suine (-15,4%).

Anche gli altri indicatori del reddito agricolo
confermano Ie non brillanti performance del set
tore e evidenziano le difficolta sia sul fronte occu
pazionale (-1,9%), da attribuire quasi interamente
agli indipendenti (-2,9%), sia sulla tenuta cornples
siva del reddito agricolo. A tutto cia si e aggiunto
anche l'impatto negativo legato all'introduzione
dell'IRAP, il cui importo non e stato riassorbito da
un positivo andamento dei prezzi. Unica nota
positiva e offerta dal basso costa del denaro, che
ha permesso di ridurre di molto la spesa per gli
interessi passivi (-18,2%) del settore.

Nel corso del 1998 e proseguito l'intenso dibat
tito (sia in ambito nazionale che tra i paesi mern
bri dell'Ue) sul documento "Agenda 2000", meglio
nota come "pacchetto Santer", che delinea Ie
linee programmatiche di politica economica e
sociale della Ue, in vista dell'allargamento ai paesi
dell'Europa centrale e orientale.

Gli sforzi della delegazione italiana, tesi a rie
quilibrare gli effetti economici negativi della
riforma della PAC sull'agricoltura nazionale, han
no condotto nel corso dei primi mesi di
quest'anno a una ridefinizione delle quote latte
(che comported un incremento della quota di
600 mila tonnellate in due anni), a un migliora
mento dei pagamenti nel settore delle carni
bovine e a una revisione in aumento delle rese di
base per i cereali. Positivi appaiono anche i risul
tati ottenuti per il comparto vitivinicolo, a cui e
stato accordato un plafond di 13 mila ettari di
nuovi diritti di impianto e una sanatoria per i
vigneti non dichiarati, oltre ad un divieto di
importazione dei mosti provenienti dai paesi
terzi. Unico settore penalizzato e quello relativo
ai semi oleosi, per i quali gli aiuti per ettaro saran
no allineati agli importi dei cereali. Novita positi
ve si rilevano anche per gli aiuti all'olio d'oliva.
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Tali decisioni non potranno non influenzare
l'evoluzione del settore nei prossimi anni, rna e
difficile valutare al momenta le ripercussioni
complessive delle decisioni adottate sul livello di
produzione agricola.

1.4.2 - Il settore industriale

Nel 1998 le imprese dell' industria in senso
stretto hanno registrato un incremento del valore
aggiunto ai prezzi di mercato pari al 2,8% in termi
ni reali, un risultato identico a quello dell'anno pre
cedente. Considerando solo l'industria manifattu
riera, l'incremento e stato del 2,2%, inferiore a
quello (3,2%) del 1997 (Tavola 1.16).

Le dinamiche produttive hanno determinato un
incremento dell'occupazione nell'industria in senso
stretto dell'l,5% in termini di unita di lavoro (+1,8%
per i dipendenti e +0,3% per gli indipendenti); di
conseguenza, la crescita della produttivita dellavoro
(+1,9%) e stata inferiore a quella rilevata nel 1997
(+2,9%), Nonostante una dinamica salariale relativa
mente contenuta, la riduzione dei prezzi dell' output
ha determinato una compressione dei margini di
redditivita, passati da135,5% del 1997 a135% del 1998.

Dal punto di vista settoriale, l'ottima perfor
mance del comparto del legno e dei prodotti in
legno, il cui valore aggiunto e cresciuto dell'8,9%, si
e riflessa in un incremento significativo delle unita
di lavoro totali della branca (in modo particolare
dei dipendenti) mentre le retribuzioni pro capite
hanno visto una crescita tra le pili contenute dei
settori industriali. Tra i comparti in flessione, vi
sono quelli delle industrie conciarie e della fabbri
cazione dei prodotti in cuoio, pelle e similari, che
ha segnato una diminuzione del 5% del valore
aggiunto e dello 0,7% delle unita di lavoro, e della
fabbricazione di mezzi di trasporto, che ha regi
strato una variazione di -0,3% per il valore aggiun
to e una leggera crescita dell' input di lavoro (+1%).

I prodotti energetici hanno presentato per il
secondo anna consecutivo una crescita in termini
di valore aggiunto reale: infatti, dopo la leggera fles
sione del 1996 (-0,4%), la crescita e risultata pari
all'l,l% nel 1997 e al 5,9% nel 1998. Al risultato
complessivo hanno contribuito i prodotti petroli
feri e della cokefazione (+2,8% e +5,2% negli ultimi
due anni), mentre la ripresa dell'attivita legata alla
fornitura di energia elettrica, gas e acqua si e manife
stata soltanto nel 1998, anche se in misura consi
stente (+7,8% dopo il -0,9% dell'anno precedente),

[STAT - RAPPORTO ANNUALE 1998



1. LA CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1998

Tavola 1.16 - Alcuni aggregati di contablllta nazionale per settore di attivita economica - Anno 1998
(uariazioni percentuali rispetto all/anna precedente)

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA Valore aggiunto ai Valore aggiunto ai Retribuzioni ilia ilia Ula
prezzi di mercato prezzi di mercato lorde totali dipendenti indipendenti

del 1995 del 1995 pro capite
per addetto

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1,2 3,2 2,5 -1,9 -0,3 -2,9
Industria in senso stretto 2,8 1,3 2,4 1,5 1,8 0,3
- Estraz. di minerali energetici -3,8 -3,8 -1,4 -20,0
- Estraz. di minerali non energetici 18,7 13,0 1,0 5,0 4,9 4,0
- Ind. alimentari, delle bevande e del tabacco 2,0 -2,5 0,9 4,6 4,7 4,3
- Ind. tessili e dell'abbigliamento 0,1 -0,6 2,2 0,6 2,1 -5,1
- Ind. conciarie, fabbr. di prodotti in cuoio,

pelle e similari -5,0 -4,4 3,0 -0,7 -1,3 1,5
- Ind. del legno e dei prodotti in legno 8,9 3,6 1,7 5,1 6,1 3,8
- Fabbr. della carta e dei prodotti di carta;

stampa ed editoria 2,9 3,4 2,1 -0,5 0,1 -3,0
- Fabbr. di coke, raffinerie di petrolio, tratt.

dei comb. nucleari 5,2 4,3 2,8 0,8 0,8 0,0
- Fabbr. di prod. chimici e di fibre

sintetiche e artificiali 1,7 -0,1 1,8 1,8 1,6 4,9
- Fabbr. di articoli in gomma e materie plastiche 2,1 -2,0 2,2 4,1 4,0 5,0
- Fabbr. di prodotti della lavorazione

di minerali non metalliferi 0,9 1,5 4,4 -0,5 -0,6 0,3
- Produzione di metallo e fabbr. di

prodotti in metallo 3,0 1,6 3,3 1,4 1,7 0,0
- Fabbr. di macchine ed apparecchi meccanici 3,9 0,6 2,6 3,3 3,0 5,8
- Fabbr. di macchine elettriche e di

apparec. elettriche ed ottiche 0,4 -1,6 2,4 2,1 1,9 2,5
- Fabbr. di mezzi di trasporto -0,3 -1,3 2,4 1,0 1,1 0,0
- Altre Ind. manifatturiere 2,8 3,3 2,1 -0,4 1,1 -3,6
- Produz. e distr. di energia elettrica, di gas,

di vapore e acqua calda 7,8 10,5 2,9 -2,5 -2,4 0,0

Costruzioni 1,5 3,8 3,3 -2,1 -4,0 0,4

Commercio e riparazioni; alberghi e
ristoranti; trasporti e comunicazioni 1,1 0,7 3,4 0,5 1,5 -0,8
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazioni 0,0 -0,7 4,3 0,6 1,7 -0,4
- Alberghi e ristoranti 2,0 1,3 2,7 0,7 3,4 -2,7
- Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 3,1 3,2 3,0 -0,1 -0,6
Intermediazione monet. e finanz.;
attivita immobiliari, noleggio e attivita
professionali ed imprenditoriali 1,1 -2,1 1,7 3,3 2,7 4,3
- Intermediazione monetaria e finanziaria 1,8 1,4 1,6 0,4 -0,4 6,7
- Attivita immobiliari, noleggio, informatica,

ricerca, altre attivita professionali
ed imprenditoriali 0,9 -3,2 3,1 4,2 4,4 4,1

Altre attivita di servizi 0,2 -0,2 1,3 0,4 -0,1 4,1
- Pubblica amministrazione e difesa;

assicurazione sociale obbligatoria 0,8 2,1 1,4 -1,2 -1,2
- Istruzione -3,8 -3,7 1,8 -0,1 -0,9 9,6
- Sanita e altri servizi sociali 0,9 -0,1 0,7 1,0 0,1 4,8
- Altri servizi pubblici, sociali e personali 3,3 2,0 2,4 1,2 1,0 1,7
- Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0,9 -1,8 2,4 2,8 2,8

Totale (a) 1,3 0,7 2,3 0,7 0,8 0,4

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) Valore aggiunto totale ai prezzi di mercato e calcolato al netto dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati.
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Per contro l'attivita estrattiva, in crescita costante
dal 1992, ha segnato nel 1998 un calo del 3,9%.

L'intero settore energetico e stato caratterizzato
da una forte riduzione dei prezzi. 11 deflatore del
valore aggiunto e diminuito del 2,5%, dopo la
costante crescita che aveva caratterizzato il decen
nio precedente. La causa principale di tale anda
mento e dovuta al brusco calo del prezzo interna
zionale del greggio che e iniziato nel secondo tri
mestre ed e proseguito nei trimestri successivi del
'98. L'effetto deflazionistico ha riguardato in modo
particolare l'estrazione di prodotti energetici
(-12,6% in termini di deflatore implicito), attivita pill
sensibile alle quotazioni internazionali delle materie
prime energetiche. Pill contenuta, invece, e stata la
riduzione dei prodotti petroliferi e di elettricita, gas
e acqua, rispettivamente pari a -2,3%e -1,8%.

Ulteriori indicazioni riguardo la dinamica setto
riale dell'offerta vengono dagli indici della produ
zione industriale disaggregati per settore e per
classe dimensionale di impresa (Figura 1.12). In
particolare, considerando due sole classi dimen
sionali (costituite dalle imprese con meno di 200
addetti e con 200 e pill addetti) emerge come nel
corso del 1998 la variazione totale dell'indice della
produzione industriale sia stata determinata da una
performance migliore delle imprese di minore
dimensione (+3,1%), rispetto a quelle pill grandi
(+1,5%). Analizzando i vari settori, non si evidenzia
tuttavia una omogeneita di comportamento in que
sto senso; il migliore risultato delle imprese di pic
cola dimensione e evidente soprattutto nel settore
meccanico, della carta, chimico, della gomma e
materie plastiche, dei prodotti in metallo, delle

Figura 1.12 - Indice della produzione industriale per settore di attivita economica e classe dimen
sionale - Anno 1998 (variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)

Il2l Totale
Ind. delle pelli e delle calzature 1---f~~:=====----G~~~~===1

Produz. eli mezzi eli trasporto

Ind. tessili e dell'abbigliaruento

Estrazione di minerali

Produz. eli app. elettrici e eli precisione

Fahhricaz. eli prod. chimici e fibre sinter.

Produz. di macchinc e app. meccanici

Iodice generale

Produz. di artie. in gamma e mat. plast.

Ind. alimentari, delle bey. e del tabacco

Lavoraz. eli minerali non metall.

Produz. di energia elettr., gas c acqua

Produz. eli metallo e prod. in metallo

Raffinerie eli petrolia

D Almeno 200 addetti

• Meno di 200 addetti

Altre industrie manifatturiere

Ind. della carta, stampa eel edit l---l---l---Jiiiii~~~t=--lInd. del legno e dei prod. in legno

-15 -10 -5 10 15

Fonte: Istat, Indagine mensile sulla produzione industriale
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pelli e delle calzature. Andamenti opposti si regi
strano nei settori dell'industria tessile e dell'abbi
gliamento, dell'industria dellegno e dei prodotti in
legno, delle altre industrie manifatturiere.

La dinamica infrannuale

La dinamica infrannuale dei settori dell'industria
puo essere rappresentata mediante l'evoluzione
degli indici della produzione industriale e del fattura
to, distinti secondo la destinazione economica dei
prodotti. Come gia ricordato, nel corso del 1998
l'indice della produzione industriale ha registrato un
aumento dell'1,9%, nettamente inferiore a quello
dell'anno precedente (+3,3%). La prima cornponen
te a rallentare nel corso dei mesi passati e stata quella
dei beni di investimento, che ha mostrato un chiaro
punto di svolta nell'ottobre 1997 (Figura 1.13), quan
do era stato raggiunto un picco quasi pari a quello
precedente del dicembre 1995. I beni di consumo
hanno mantenuto, invece, un andamento lievemen
te crescente nei trimestri centrali dell'anno per poi
subire, nel quarto trimestre, una significativa flessio
ne. La produzione di beni intermedi, infine, ha regi
strato un picco nel primo trimestre dell'anno, una
sostanziale stazionarieta nel secondo, per poi scen-

dere in maniera pili decisa nei trimestri successivi.
II livello del fatturato ha raggiunto un picco nel

corso dei primi tre mesi dell'anno, per poi pre
sentare una discesa regolare, pili accentuata di
quella dell'indice generale della produzione indu
striale. Tale andamento e stato determinato in par
ticolare dal fatturato estero, che ha iniziato a dimi
nuire gia a partire dal mese di aprile, mentre quel
10 suI mercato nazionale ha registrato una flessio
ne marcata solo a partire dal mese di settembre.

E interessante notare come questi comporta
menti siano stati abbastanza eterogenei nei vari set
tori: ad esempio, le vendite dei beni di consumo
hanno subito una flessione meno marcata sui mer
cati esteri e sono rimaste stazionarie sul mercato
interno; i beni di investimento hanno addirittura
registrato una apprezzabile crescita sul mercato
estero per tutto il primo semestre e una stabilizza
zione nel secondo, mentre sul mercato interno que
sta componente ha subito una forte caduta nel
secondo trimestre, seguita da una ripresa prosegui
ta anche negli ultimi mesi; i beni intermedi, infine,
rappresentano la componente che spiega maggior
mente le dinamiche aggregate del fatturato indu
striale, con una forte diminuzione sui mercati esteri,
a partire dal mese di gennaio, e sul mercato interno,
a partire dal mese di settembre.

Figura 1.13 - Indice della produzione industriale (1995=100) (ciclo trend)
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Fonte: Istat, Indagine mensile sulla produzione industriale
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La dinamica delle medio-grandi impre s e
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Indicazioni sulla dinamica
delle irnprese nel biennio 1997
98 possono essere desunte dai
risultati dell'indagine "rapida"
che l'Istat effettua nei primi mesi
dell'anno sui principals indicatori
economici delle imprese con al
meno 100 addetti operanti
nell'industria e nei servizi. Le
informazioni statistiche qui com
mentate si riferiscono a 2.539
imprese, con un 'occupazione pa
ri a 1 milione e 75 mila addetti
ne11998, rispondenti alla rileua
zione fino ad aprile 1999 ed
hanno pertanto carattere ancora
provvisorio.

Dalle analisi effettuate emer
ge un quadro che sottolinea una
significativa performance (in
termini di fatturato, occupazio
ne e redditiuitd) delle medie im
prese (quelle con 100-249 ad
detti) rispetto alle unita pill
grandi (con 250 e pill addetti) e,
sotto il profilo settoria le, di
quelle del settore dei servizi.
Per quanta riguarda le dinarni
che territoriali, il Nord-est con
ferma, oltre che risultati econo
mici ed occupazionali sistemati
camente superiori a quelli delle
altre ripartizioni, uno straordi
nario grado di integrazione e
coesione tra i diversi segmenti
del tessuto produttivo.

La dinamica dell'occupazione

Nel1998 Ie medio-grandi im
prese industriali e dei servizi
hanno registrato un incremento
occupazionale pari allo 0, 7%,
derivante da un aumento del
2,6% nelle medie imprese ed una
sostanziale stazionarieta nelle
grandi. I saldi occupazionali tra
il 1997 e il 1998 scaturiscono
da comportamenti significatiua
mente polarizzati: complessiua-

mente, il 40% delle imprese ha
mostrato una contrazione
dell'occupazione nel confronto
tra i due anni e questa percen
tuale passa al 44% se si consi
derano le grandi imprese e si ri
duce al 38% nel caso delle me
die aziende. L'andarnento positi
vo deli'occupazione complessi
va di queste irnprese viene quin
di determinato da dinamiche
aziendali che uedono, anche in
segmenti dimensionali media
mente in crescita, un rilevante
numero di unita ridurre l'occu
pazione.

Dal punta di vista settoriale,
l'unico comparto ad avere mo
strato dinamiche occupazionali
espansive e quello dei servizi di
mercato (+3,4%), mentre l'indu
stria in senso stretto e quella
delle costruzioni hanno subito
perdue rispettivamente pari allo
0,9% ed al 2%. Nell'ambito dei
seruizi, tassi di crescita dell'oc
cupazione particolarmente ele
vati vengono esibiti dal compar
to del commercio, alberghi e
pubblici esercizi (+6,3%) e da
quello dei servizi alle imprese
(+5,2%). All'interno del settore
industriale, inuece, il ridimensio
namento dell'occupazione epre
sente in tutti i principali compar
ti, con una caduta pill intensa nel
settore energetico ed una lieve
contrazione in quello della mec
canica.

Le dinamiche territoriali eui
denziano una sostanziale omo
geneitd della crescita occupa
zionale al Centro-nord e nel
Mezzogiorno. La rnigliore
performance occupazionale vie
ne rilevata nelle regioni del
Nord-est (+2, 7%), mentre il risul
tato peggiore (-0,3%) si riscon
tra nelle regioni nord-occidentali.
La uiuacita occupazionale
dell 'area nord-orientale si ritro-

va in tutti i settori di attiuitd eco
nomica, mentre il ridirnensiona
mento del Nord-ouest e sostan
zialmente imputabile alla caduta
dell'occupazione industriale e il
Mezzogiorno mostra un 'apprez
zabile crescita dell'industria in
senso stretto, seconda per inten
sitd solo a quella del Nord-est.
Nelle regioni meridionali si rnani
festa una relativa debolezza del
la crescita dell'area terziaria,
che mostra tassi di variazione
dell'occupazione (+0,4%) netta
mente inferiori a quelli esibiti dal
le altre ripartizioni. Se si consi
derano, pero, solo le medie irn
prese cbe, come si e uisto, con
tribuiscono in misura decisiva al
la positiva dinamica occupazio
nale complessiua delle imprese
con 100 e pill addetti tra il1997
e il 1998, la crescita del Mezzo
giorno appare decisa e trainata
in misura significatiua dal com
parto dell'industria in senso
stretto, con particolare riferi
mento alla meccanica.

Nell 'ambito dell'occupazione
meridionale, appare di un certo
interesse distinguere ira quella
assorbita dalle imprese localiz
zate nel Mezzogiorno e quella
relativa ad imprese con sede le
gale al Centro-nord, ma con
unitd locali presenti nelle regioni
meridionali. Le imprese con sede
nelle regioni nord-occidentali
hanno incrementato l'occupazio
ne nelle lora unitd locali situate
nel Mezzogiorno della 0,6%;
quelle del Centro hanno contri
buito con una variazione della
0,8%, mentre quelle del Nord-est
hanno ridimensionato del 4,3%
l'occupazione localizzata nelle
regioni meridionali. L'occupazio
ne meridionale delle imprese con
sede legale nella stessa riparti
zione e cresciuta, infine, della
0,6%.
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Dal quadro delineato emer
gono quindi segmenti dimensio
nali, settoriali e territoriali delle
medio-grandi imprese italiane in
significatiua crescita occupazio
nale nel 1998, rispetto alia me
dia dell'anno precedente. Le me
die imprese conjermano una
propensione all'allargarnento
della base occupazionale, parti
colarmente significatiua se valu
tata alia luce dell'andamento
congiunturale dell'econornia ita
liana nel corso dell'anno. D'al
tra parte, se u Nord-est conjer
ma una strutturale vocazione al
la crescita occupazionale, le re
gioni meridionali manijestano di
namiche dell'occupaeione indu
striale interessanti, soprattutto
nell'ambito della media impresa.

Livelli di attivlta, investimenti
e proflttablllta

La crescita del jatturato tota
le tra it 1997 e it 1998 risulta di
poco injeriore aI3%, con una so
stanziale omogeneitd tra i diver
si segmenti dimensionali. La dina
mica del fatturato per addetto,
pari nel complesso al +2,1%, ap
pare invece nettamente piil inten
sa nelle grandi imprese (+2,6%)
rispetto a quelle medie (+0,6%).

L'industria in senso stretto
mostra una relatiua debolezza
delle vendite per occupato
(+ 1,3%), imputabile soprattutto
aile cadute osservate nei settori
a piil elevata intensitd di capita
Ie e tra i produttori di beni inter
medi (energia, cbimica, industria
estrattiua), bilanciate in parte
dal buon risultato dei settori
"tradizionali" (+3,6% nelle indu
strie alimentari, tessili, del cuoio
e del legno) e dei comparti mec
canici (+2%). Mentre it settore
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edilizio vede aumentare it jattu
rata per addetto del 2, 1 %, i ser
vizi evidenziano risultati di rile
vo (+4,4%) e nettamente supe
riori a quelli dell'industria, parti
colarmente positivi nel comparto
dei servizi aile imprese (+ 7,9%)
epiu contenuti nel commercio, al
berghi epubblici esercizi (+2,6%)
e nei trasporti e comunicazioni
(+1,7%).

Dal punta di vista territoria
le, i tassi di crescita delle vendi
te per addetto appaiono relati
vamente elevati per l'Italia cen
trale (+4,4%) e quella nord
orientale (+4,3%). Piil distanzia
te appaiono le altre due riparti
zioni (Nord-ovest e Mezzogior
no), che crescono entrambe ad
un tasso dell'1,1%. La riparti
zione che mostra la maggiore
omogeneita delle dinamiche set
toriali delle vendite per addetto
e quella del Nord-est, a conjer
ma di un modello produttivo
equilibrato e con un elevato gra
do di interdipendenza tra i di
versi settori economici. SuI ver
sante opposto, il Mezzogiorno
mostra dinamiche jortemente
differeriziate, con cadute delle
vendite per addetto in ambedue i
principali comparti industriali
(industria in sen so stretto e in
dustria delle costru.zioni), a
jronte di una crescita dei servizi
allineata a quella delle aree piu
suiluppate del paese.

II quadro della redditiuitd,
misurata dal rapporto tra mar
gine operatiuo lordo e valore
aggiunto, segnala una variazio
ne dell'indicatore pari a circa
mezzo punta percentuale tra il
1997 e il 1998 (dal 37,9% al
38,4%), con una variazione per
le medie imprese (dal 38, 7% al
40,5%) di gran lunga superiore
a quella rileuata per le unitd di

grandi dimensioni (dal 37, 7% al
37,8%). In questo quadro, l'ana
lisi delle dinamiche d'irnpresa
mostra che il 43% delle unita ha
subito una contrazione dei mar
gini tra it 1997 e il 1998, con
jrequenze settoriali che vanno
dal 36% delle imprese nel com
parto dei servizi al 46% nell'in
dustria in senso stretto. Anche
se l'analisi settoriale evidenzia
come la crescita della profitta
bilitd media sia dovuta esclusi
vamente all'incremento dei mar
gini nei servizi (dal 26,9% al
29,2%), a jronte di una stabilita
nell'industria in senso stretto e
nelle costruzioni, i dati per di
mensione aziendale segnalano
che la dif!erenziazione tra l'an
damento positivo dei projitti
nelle medie irnprese e quello ne
gativo nelle grandi si ritroua in
tutti i principali comparti. I pro
fitti delle medie imprese cresco
no, infatti, in tutti i settori di at
tiuita economica, mentre le gran
di imprese mostrano una cresci
ta di redditiuita solo nei servizi.

Sotto it profilo territoriale, il
Nord-ovest el'unica ripartizione
a registrare una diminuzione dei
margini di redditiuita (daI41,9%
al 41,2%), mostrando risultati
sistematicamente peggiori di
quelli delle altre aree nei diversi
cornparti . Il Centro esibisce la
maggiore crescita di redditiuita
media e il Nord-est mostra una
straordinaria omogeneitd setto
riale e dimensionale della ere
scita dei projitti. Infine, le regio
ni meridionali evidenziano una
apprezzabile crescita della quo
ta di profitti (daI29,8% 31,2%),
imputabile aile positive dinami
che delle imprese dei servizi.
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La liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas

In questi anni il settore energeti
co, e in particolare quello dell'ener
gia elettrica e del gas, e stato inte
ressato da cambiamenti di rilevante
portata derivanti da modifiche
dell'assetto proprietario, della strut
tura di mercato e delle condizioni
della tecnologia. Le trasformazioni in
atto negli assetti e nel mercato si ac
compagnano al dispiegarsi di nouitd
istituzionali. Seppure con caratteri
nuoui, l'esigenza di un intervento pub
blico continua a porsi nella forma di
regolazione economica, di promo
zione della concorrenza e di tutela
del mercato, soprattutto nella transi
zione da assetti monopolistici ad as
setti gradualmente liberalizzati.

Tra il 1992 e il 1998 l'incidenza
complessiua del valore aggiunto dei
settori elettrico e del gas sui Pil e ri
sultata dell'ordine del 2,5%; vi ha
concorso una lievissima flessione
dell'energia elettrica, controbilancia-

ta da un aumento per il gas. Nel
1998 tali quote sono state rispetti
vamente pari all'1,6% e all'l% del
Pil, La stabilita delle quote sui pro
dotto efrutto di andamenti compost
tic a una rilevante crescita reate, su
periore a quella del Pil e della pro
duzione industriale, ha corrisposto
un deterioramento delle ragioni di
scambio dei due settori con il resto
dell'economia, in gran parte attribui
bile all 'energia elettrica.

Per quanto riguardagli andamen
ti reali, l'espansione nel periodo
1992-98 e stata analoga per i due
settori, con un tasso di crescita me
dio annuo composto di poco supe
riore al 3% in termini di valore della
produzione e di poco inferiore in ter
mini di valore aggiunto. Negli annipiu
recenti e stato il settore del gas a re
gistrare gli andamenti piu sostenuti:
nel 1998 l'aumento della produzione
di gas ha nettamente superato quello

dell 'energia elettrica (+8,9% contro
+3,8%) e del complesso dell'indu
stria (+ 1,9%).

Nel corso del periodo I 'andamen
to delle ragioni di scambio dei due
settori con il resto dell'economia ha
seguito profili diversi. In termini di
deflatori impliciti del valore aggiunto,
il settore del gas ha costantemente
migliorato i propri termini di scam
bio, invertendo tale tendenza solo
nell'ultimo anno, per l'energia elettri
ca si e invece osservato un marcato
deterioramento. La caduta delle quo
tazioni petrolifere intervenuta a par
tire dalla fine del 1997 e proseguita
nel 1998 si eriflessa in misura diver
sa sui prezzi alia produzione dei due
settori, erodendo parte del vantag
gio relativo maturato dal prezzo im
plicito della produzione di gas ri
spetto al corrispondente prezzo
dell'elettricitd negli anni precedenti. A
tale tendenza ha concorso anche

Figura 1.14 - Incidenza percentuale del valore aggiunto dei settori energetici suI Pi! (scala di
sinstra) e prezzi relativi (scala di destra)
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l'operare del meccanismo di adegua
mento bimestrale del prezzo dell'e
letiricita fissato dall'Autoritd per l'e
nergia, che ha disposto la compensa
zione delle riduzioni douute all'anda
mento dei preezi petroliferi con altre
voci di tariffa (Figura 1.14).

Nel 1998 eproseguita la flessio
ne occupazionale nel settore elettri
co (-4,2% rispetto al 1997), dove gli
addetti ammontano a poco piu di
100 mila unita, gli occupati del gas
hanno superato le 29 mila unita, con
un aumento dell'L, 7% rispetto al
1997, che segue alla crescita del
2,5% osservata in quell'anno.

La maggiore penetrazione del
servizio elettrico rispetto al gas (i
due settori contribuiscono a soddi
sfare il fabbisogno interno di ener
gia primaria con quote rispettiua
mente pari al 29% e al 35%) si ri
flette sul numero di utenti, che banno
superato nel 1998 i 29 milioni, con
tro i 15 milioni di utenti del gas. Gli
utenti domestici rappresentano cir
ca il 78% del totale nel caso
dell'energia elettrica e circa il 94%
nel caso del gas. II settore elettrico
conta inoltre un maggior numero di
operatori, nonostante una distribu
zione pii; concentrata per la presen
za di un'impresa dominante e uerti
calmente integrata accanto a nume
rose imprese minori, preualentemen
te attiue nella generazione.

Per quanta riguarda gli operatori,
nel 1998 erano operanti 1.430 im
prese elettriche, tra cui l'Enel, con un
incremento del 5,1% rispetto al
1997. La quota di mercato dell'Enel
nella produ.zione si e ridotta, pas
sando dal 74,5% al 72, 7%; e invece
cresciuta quella degli autoproduttori
(dal 21 % al 22,6%), in presenza di
una stabilitd (circa il 3, 7%) delle
aziende municipalizzate e delle altre
imprese. Non si sono avute modifica
zioni di rilievo nella distribuzione,
dove l'Enel si eattestata su una quo
ta dell'83,4%.

Nel settore del gas, Ie importa
zioni sono controllate dalla Snam
per una quota pari a circa il 92%,
mentre la parte restante e importata
da Edison e Enel. Nella produzione
nazionale operano due soli operato
ric l'Agip, che detiene una quota
dell'89%, e l'Edison, con una quota
dell'II%. Nel settore della distribu
zione primaria (industria, terziario,
termoelettrico, distribuzione civile)
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operano la Snam, con una quota pa
ri aI92%, l'Edison e una parte delle
aziende di distribiczione secondaria.
Nella distribueione secondaria del
gas (usi delle famigiie), nonostante
l'incremento di consumi e utenti, negli
ultimi anni il numero delle aziende
(cbe pure rimane elevato) e andato
diminuendo, passando dalle oltre
800 unitd del 1995 alle 768 di mar
zo 1999. La maggiore impresa del
comparto, l'Italgas (del gruppo
Sriam), controlla il 33% del mercato,
le aziende di distribuzione locali il
43% e le altre societd private il
24%. La ridu.zione del numero delle
aziende riflette sia cessazioni
dell'attiuita, sia decaderiza delle
concessioni, sia fusioni tra imprese
diverse. Meno della meta dei distri
butori sono gestioni dirette comunali,
oltre 300 sono societa private e as
similabili, mentre le altre sono so
cieta per azioni a maggioranza pub
blica, attualmente interessate da
operazioni di riassetto proprietario,

I seruizi dell'energia elettrica e
del gas hanno avviato un percorso di
accelerato mutamento verso la loro
liberaiizzaztone sotto l'impulso degli
orientamenti maturati in sede euro
pea. Vi contribuiscono anche le inno
uazioni tecnologiche che hanno ab
bassato la soglia efficiente degli in
vestimenti nella generazione elettrica
o hanno reso possibile 10sfruttamen
to congiunto di attiuitd dedicate a
settori diuersi, come l'utilizzo delle
reti di trasmissione elettrica per i
seruizi di telecomunicazionc.

La natura di monopolio naturale
del settore e la presenz:a di asimme
trie informative rendono ancora ne
cessaria la regolazione cbe, a diffe
ren.za del passato, si ritiene possa
essere affidata piii efficacemente a
organismi indipendenti. A tal scopo
la legge 14 novembre 1995, n. 481,
ha istituito l'Autorita di regolazione
per l'energia elettrica e il gas.

In ambito europeo, il processo di
liberalizzazione dei due settori e ini
ziato con l'emanazione della Diretti
va 90/377/CEE del 29 giugno 1990,
concernente la tra;parenza dei
prezzi per i consumatorifinali di gas
ed energia elettrica; eproseguito con
l'apertura all'accesso sulle grandi
reti europee, ajfermata dalle Diretti
ve 91/296/CEE (gas) e 901547/CE£
(elettricita), che hanno stabilito il
principio del Third Party Access
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(TPA); dal 1992 sono state gradual
mente rimosse le restrizioni di acces
so alle attiuita di esploraeione e di
prospezione degli idrocarhuri. Le Di
rettiue 96/92/CEE e 98/30/CEE han
no infine definito norme comuni per i
due mercati, delineando l'organizea
zione dei settori e preoedendo, tra
l'altro, l'accesso di operatori terzi
alle reti fisse.

Dopo quasi quarant'anni dalla
legge di naztonalizeazione dell 'ener
gia elettrica, il D. 19s n. 79 del 16
rnarzo scorso ha rimosso le restri
zioni alla produzione e ha attenuato
la posizione dominante dell'operato
re pubblico, consentendo l'accesso
alla rete e ponendo le premesse per
10 suiluppo della concorrenza. In ba
se a tale decreto sono stati attribuiti
ulteriori compiti di regolazione e di
definizione delle condizioni e dei cor
rispettiui di accesso alla rete nazio
nale di trasmissione, mentre, in con
comitanza con il decreto, l'Autorita
ha riformato profondamente il prece
dente sistema di tariffazione, a fauo
re di una piu spiccata rispondenea
della tariffa ai costi del seruizio.

Nel settore del gas e iniziato
I'iter parlamentare di trasposizio
ne della direttiua comunitaria ed e
in via di ridefinizione il sistema ta
riffario. A differenza dell'elettri
etta, dove il recepimento della di
rettiva e l'avvio della iibcralizza
zione hanno preceduto la priuatiz
zazione delle imprese, nel caso del
gas la dismissione delle quote
azionarie e il loro collocamento
sono gia stati auuiati, ponendo fine
alla proprietd pubblica.

SuI contesto di riferimento per i
settori energetici agiscono anche le
norme in materia di ambiente e di fi
scalita, su cui si esercitano gli indi
rizzi dell'Unione europea. Le politi
che ambientali sonG sempre piu in
fluenzate dagli obiettivi di conteni
mento delle emissioni assunti nel
1998 nel vertice di Kyoto, nell'ambi
to della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti cli
matici, peraltro ribaditi in sede co
munitaria. A tale proposito, l'appo
sita delibera approvata dal CIPE nel
novembre 1998 definisce il quadro
entro cui dovranno collocarsi Ie
azioni di intervento nei vari settori,
assegnando all'energia e alla gene
razione elettrica un ruolo di notevo
Ie rilievo.
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Le dinamiche territoriali delf'attivita
manifatturiera

L'evoluzione congiunturale
dei livelli di attiuita manifattu
riera pUG essere analizzata
sulla base dei dati dell'indagi
ne trimestrale Unioncamere
Istituto Tagliacarne-Unioni re
gionali delle Camere di com
mercio, basata su un campio
ne di circa 6.800 imprese rna
nifatturiere con almeno dieci
addetti. Essa raccoglie, a
partire dal primo trimestre
del 1997, informazioni sulle
variazioni quantitative dei
principal: indicatori economici
d'impresa e fornisce utili indi
cazioni sull'euolu.zione terri
toriale dei principali indicate
ri economici che l'Istat rileva
a livello nazionale.

La progressiva decelera
zione dell'attioita manifatiu
riera registrata nel 1998 a li-

vello nazionale ha caratteriz
zato in modo pressocbe omo
geneo le principali ripartizioni
territoriali (Figura 1.15), Solo
nel quarto trimestre si euiden
ziano deboli segnali di recupe
ro per il Nord-est, mentre il
Centro ed il Nord-ouest regi
strano, rispettiuamente, un an
damento stazionario ed una
debole flessione.

Rispetto alla media del
1998, si evidenzia una cresci
ta superiore alla media nazio
nale solo nella ripartizione
nord-orientale (2, 7%), al cui
interno le regioni piu dinamiche
sono state il Trentino-Alto Adi
ge (4,2%) e l'Emiiia-Romagna
(3,5%) (Figura 1.16). Le altre ri
partizioni mostrano una ere
scita inferiore a quella media
nazionale, con forti differen-

ziazioni a livello regionale.
nell'area nord-occidentale si
registrano infatti risultati posi
tivi per la Liguria (4, 1%), in
presenza di una sostanziale
stazionarietd dell'area Pie
monte-Valle d'Aosta; al Centro,
il Lazio e, soprattutto, I 'Um
bria registrano una crescita
superiore alla media naziona
le, le Marche un debole aumen
to e la Toscana una lieve fles
sione. Infine, nel Mezzogiorno,
il Molise (4,1%), I 'Abruzzo
(J, 7%) e la Basilicata (3,5%)
si qualificano come le regioni
piu dinamicbe: incrementipros
simi alla media nazionale si
hanno per Campania e Sarde
gna, e una crescita molto de
bole 0 addirittura negativa per
la Puglia (-1,2%), la Calabria
(-0,4%) e la Sicilia (-1,4%).

Figura 1.15 - Produzione industriale per ripartizione geografica - Anno 1998 (variazioni rispetto
allo stesso trimestre dell'anno precedente)
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Fonte: Istituto Tagliacarne - Unioncamere - Unioni regionali delle Camere di commercia
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Figura 1.16 - Produzione industriale per regione e ripartizione geografica - Anno 1998 (varia
zioni percentuale rispetto all'anno precedente)
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La competitivita delle imprese commerciali
al dettaglio

52

In un 1998 caratterizza
to da una crescita contenu
ta dell'economia italiana, la
variazione del valore delle
vendite al dettaglio in sede
fissa di beni nuovi si e atte
stato al 2, 7%. La crescita
piic che doppia della grande
distribuzione rispetto alle
imprese tradizionali ha con
tribuito ad aumentare il di
vario tra le due forme distri
butive rispetto al biennio
1996/1997. Tu ttavia, oltre
che il migliore andamento
delle vendite nelle grandi su
perfici moderne, l'indagine
mensile condotta dall'Istat
consente di evidenziare una
molteplicitd di modelli evo
lutivi per le oltre 525 mila
imprese commerciali al det
taglio operanti in Italia, in
cui laforma di vendita non e
che uno dei fattori strategici
utili per l'interpretazione del
complesso quadro competi
tivo interno al comparto.

La Tavola 1.18, in cui l'in
dice delle vendite comples
sivo viene segmentato in
funzione di sei caratteri ti
pologico-dimensionali ed un
totale di 32 diverse moda
lita, evidenzia come la for
ma distributiva e la classe
di addetti siano tra le ua
riabili che consentono a di-

scriminare meglio le diverse
dinamiche delle vendite. In
particolare, queste ultime
sono via via migliori al ere
scere della dimensione
aziendale, con la sola ecce
zione delle imprese tra lOa
19 addetti. All'interno della
grande distribuxione, gli
ipermercati e le grandi su
perfici specializzate sono
in netto vantaggio rispetto
a supermercati, hard di
scount e, soprattutto, gran
di magazzini, che risentono
di una stagnazione nell'im
magine e della concorrenza
dei reparti non alimentari
degli ipermercati e dei cen
tri commerciali. Assai poco
rilevante e invece l'asimme
tria tra dinamica delle ven
dite alimentari e non alimen
tari e cio pUG dipendere da
almeno tre fattori:

I 'uscita dal mercato di
molte imprese marginali,
soprattutto nell'ambito
della piccola distribuzio
ne alimentare di prossi
mita, con un conseguente
riavvicinamento nei rendi
menti delle imprese rima
ste in attiuita,
la sostanziale stagna
zione delle spese per ge
neri alimentari, in linea
con le tendenze della'

maggior parte dei paesi
comunitari;
un clima di aspettatiue in
certe e di riduzione dei
margini di spesa, chefavo
risce un maggiore equili
brio tra le varie spese non
alimentari e riduce i piccbi
delle relative variazioni.
E in ogni caso un risultato

confortante la mancanza di
flessioni delle uendite, rispet
to al 1997, per tutte le moda
lita dei diversi caratteri con
siderati, a conferma della so
lidita della ripresa in atto a
partire dalla seconda meta
degli anni '90. Anche riguardo
alle 14 tipologie di prodotti
non alimentari le variazioni
rilevate per il 1999 risultano
comprese in una fascia piut
tosto ristretta, che va
dall'1,9% di "Foto-ottica e
pellicole" e "Generi casalin
gbi" al 3,6% dei "Prodotti
farmaceutici". Tale omoge
neita dipende essenzialmente
da una strategia di progres
siva despecializzazione ti
pologica - fa vorita tra l'altro
dalla riduzione delle tabelle
merceologiche a due, preui
sta dal cosiddetto "decreto
Bersani" - che pUG consenti
re una maggiore elasticita ri
spetto alle fluttuazioni dei
gusti degli acquirenti.
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Tavola 1.17 - Dinamica delle vendite di beni nuovi delle imprese commerciali al dettaglio in
sede fissa - Anno 1998

CARATTERE Quota percentuale Indice Indice Variazioni
imprese vendite vendite percentuali

(a) 1998 1997 1998/1997
1 2 3 4

Tipi di prodotto
Alimentari (cornpresi i minimercati) 31,80 112,7 110,0 2,5
Non alimentari 68,20 108,3 105,3 2,8

Forme distributive
Grande distribuzione 0,97 117,1 111,4 5,1
Imprese tradizionali 99,03 108,5 106,1 2,3

Classi di addetti
Fino a 2 addetti 77,98 107,6 105,4 2,1
Da 3 a 5 addetti 16,65 109,2 106,9 2,2
Da 6 a 9 addetti 3,69 113,1 109,1 3,7
Da 10 a 19 addetti 1,22 109,9 106,5 3,2
Da 20 addetti in poi 0,46 117,2 111,2 5,4

Tipi di prodotto non alimentare
3,16 3,6Prodotti farmaceutici 112,0 108,1

Abbigliamento e pellicceria 18,68 107,5 104,4 3,0
Calzature, articoli in cuoio e da viaggio 3,92 111,8 108,6 2,9
Mobili, articoli tessili, arredamento per la casa 4,93 110,8 107,7 2,9
Elettrodomestici 1,78 109,6 106,8 2,6
Radio, tv, registratori e dotazioni per l'informatica 1,42 108,0 104,6 3,3
Foto-ottica e pellicole 1,82 110,0 108,0 1,9
Generi casalinghi durevoli e non durevoli 2,85 102,8 100,9 1,9
Utensileria per la casa e ferramenta 6,25 107,1 104,5 2,5
Prodotti di profumeria e cura della persona 2,79 107,0 104,0 2,9
Cartoleria, libri, giornali e riviste 5,75 114,1 111,0 2,8
Supporti magnetici audio-video, strumenti musicali 0,72 101,5 99,1 2,4
Giochi, giocattoli, articoli per sport e campeggio 4,29 106,8 104,0 2,7
Altri prodotti 9,84 104,5 101,3 3,2

Forme di vendita della grande distribuzione
Ipermercati 0,Q1 127,2 118,7 7,2
Supermercati 0,46 116,0 111,2 4,3
Hard discount 0,10 118,1 113,2 4,3
Grandi magazzini 0,03 111,0 107,1 3,6
Grandi superfici specializzate 0,37 113,2 107,0 5,8

Ripartizioni geografiche
23,65Nord-ovest 107,9 105,4 2,4

Nord-est 16,80 116,0 112,5 3,1
Centro 20,75 115,1 111,9 2,9
Mezzogiorno 38,70 104,8 102,0 2,7

Totale 100,00 109,9 107,0 2,7

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Ministero dell'industria, commercia e artigianato, Federazione e associazioni delle imprese
di distribuzione

(a) Al 31 dicembre 1996 il numero di imprese operanti nel comparto commerciale al dettaglio di beni nuovi in sede fissa era
pari a 526.936.
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1.4.3 - II settore dei servizi

II complesso dei servizi ha registrato un incre
mento del valore aggiunto ai prezzi di mercato del
la 0,9% in termini reali, in rallentamento rispetto
all'anno precedente, quando la variazione era stata
dell'1,2%. Dal punta di vista occupazionale si e regi
strata un aumento delle unita di lavoro (Ula) dell'l%
(+0,5% nel 1997), grazie a una crescita sia dell'occu
pazione dipendente (+0,9%) sia di quella indipen
dente (+1,2%). Dalle dinamiche produttive ed occu
pazionali e scaturita una leggera flessione della pro
duttivita del lavoro (-0,1%). Nonostante questa, ed
una dinamica salariale modesta, la crescita significa
tiva dei prezzi dell' output ha favorito un incremen
to dei margini di redditivita di entita non trascura
bile (dal 38,3% del 1997 al 39,2% del 1998).

Sulla base dei dati aggregati, il settore terziario
ha quindi confermato un quadro di sostanziale de
bolezza dei livelli di attivita, can limitato assorbi
menta occupazionale e pressioni inflazionistiche
che, se confrontate can l'andamento media dei
prezzi dell' output rilevato per il complesso dei
settori economici, risultano piuttosto elevate.

Sembra quindi riemergere, seppure in un conte
sto profondamente diverso, quel differenziale in
flazionistico tra servizi e industria che aveva negati
vamente caratterizzato la prima meta degli anni no
vanta. Data la crescente integrazione tra attivita ter
ziarie e attivita industriali (cfr, il paragrafo 2.3 del Ca
pitola 2), la persistenza di tali dinamiche potrebbe
condizionare, in una fase critica per la tenuta della
nostra industria sui mercati sia estero sia interno, la
competitivita dei segmenti esposti ad una sempre
pili intensa concorrenza internazionale.

Le attivita terziarie sana state caratterizzate da
una notevole eterogeneita delle dinamiche setto
riali, anche se in quasi tutti i comparti si e registra
ta una crescita del valore aggiunto reale. L'eccezio
ne e rappresentata dal settore dell'istruzione, il cui
valore aggiunto e diminuito del 3,8%, can un im
patto negativo sulla dinamica complessiva del set
tore terziario pari a 0,2 punti percentuali. Tra i set
tori in accelerazione si segnalano quello dell' inter
mediazione monetaria e finanziaria, passato da una
variazione di -0,2% nel 1997 ad una di +1,8% nel
1998, e quello degli alberghi e ristoranti (rispetti
vamente +0,3% e +2%). Tra i settori in decelerazio
ne si segnalano il commercia e riparazioni (+1,3%
nel 1997 e stazionarieta nel 1998) e le attivita im
mobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre atti-
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vita professionali ed imprenditoriali (rispettiva
mente +1,8% e +0,9%).

Dal punta di vista occupazionale, quest'ultimo
settore ha conseguito un incremento rilevante
delle Ula, pari al 4,2% sia per i dipendenti che per
gli indipendenti. Nel commercia e riparazioni e
negli alberghi e pubblici esercizi si e registrato un
aumento modesto dell'occupazione complessiva,
can una forte ricomposizione tra indipendenti, in
arretramento (rispettivamente -0,4% e -2,7%), e
dipendenti, in crescita (+1,7% e +3,4%). Tra i set
tori in flessione occupazionale vi sana i trasporti,
soprattutto a causa dei dipendenti, e la pubblica
amministrazione (-1,2%).

Le retribuzioni lorde pro capite sana cresciute
del 2,1%, un valore inferiore a quello del 1997
(+3%): gli aumenti pili sostenuti sana stati rilevati
nel settore del commercia e riparazioni (+4,3%),
mentre quelli pili contenuti sana stati registrati nel
comparto della sanita e degli altri servizi sociali
(+0,7%).

1.4.4 11settore delle costruzioni

Nel 1998 il settore delle costruzioni ha registra
to un risultato moderatamente positivo: il valore
aggiunto misurato ai prezzi di mercato e aumenta
to dell'l,5%, mentre gli investimenti hanna regi
strata una sostanziale stabilita (+0,1%). Alla cresci
ta del settore ha corrisposto un calo delle unita di
lavoro totali (-2,1%) associato ad una forte ricom
posizione dell'occupazione secondo la posizione
professionale: sana infatti nettamente diminuite
le unita di lavoro dipendenti (-4,0%) e cresciute
quelle indipendenti (+1,3%).

Nel complesso, la crescita sembra essere il ri-
sultato dell'interazione tra diversi fattori:

il consolidamento dell'opera di ristrutturazione
organizzativa avviata dalle imprese durante la
crisi del biennia 1993-94, che ha favorito il rag
giungimento di livelli di efficienza tecnica piut
tosto elevati;
la crescita delle ristrutturazioni nel comparto
delle abitazioni;
l'aumento dei lavori in infrastrutture.
A livello di singoli comparti, il 1998 e stato ca

ratterizzato dallo sviluppo della produzione del
genio civile e da una riduzione degli investimenti
in edilizia non residenziale e di quelli in nuova
edilizia residenziale. In particolare, gli investi-
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menti in opere del genio civile hanno registrato
un considerevole aumento nei primi due trime
stri dell'anno, rispetto allo stesso periodo del
1997.

La produzione di nuove abitazioni ha segnato
invece una ulteriore diminuzione (-9,4%) COS! co
me quella di nuovi fabbricati residenziali, ovvero i
loro ampliamenti (le stime dell'indice di produ
zione indicano una variazione negativa di oltre 10
punti percentuali).

Due elementi sembrano confermare la valuta
zione positiva sull'andamento degli interventi di
recupero suI patrimonio abitativo esistente. Da
una parte l'ISAE segnala, nella media del 1998, un
incremento del 23% del numero delle famiglie in
tenzionate a spendere somme consistenti per la
manutenzione 0 per Ie migliorie dell'abitazione.
Dall'altra, l'ANeE (Associazione nazionale costrut
tori edili) , sulla base del dato consuntivo relativo
aIle richieste di agevolazione pervenute al Ministe
ro delle finanze, stima che l'incremento in termi
ni reali dell'attivita di recupero sul patrimonio abi
tativo sia stato pari al 4,9%.
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Rimangono infine da valutare gli effetti che si
avranno nel comparto sulla base della definitiva ap
provazione della legge quadro sui lavori pubblici e
dalla relativa costituzione dell'Autorita di settore.

1.5 - II mercato dellavoro

1.5.1 La dinamica dell'occupaxione

L'indagine trimestrale sulle forze di lavoro se
gnala, per il 1998, un lieve miglioramento (+0,6%)
nei livelli di occupazione rispetto all'anno prece
dente; tale risultato, sebbene di portata piuttosto
limitata, costituisce tuttavia il migliore risultato del
mercato del lavoro Italiano dall'inizio degli anni
novanta. Dopo un 1997 caratterizzato da una so
stanziale stasi, il numero degli occupati e infatti ri
sultato, nella media del 1998, pari a 20.197 mila,
con un progresso di 111 mila unita rispetto all'an
no precedente (Tavola 1.18).

Dell'incremento occupazionale hanno benefi
ciato tUtte Ie ripartizioni territoriali, in particolare

Tavola 1.18 - Popolazione per condizione e ripartizione geografica - Anni 1997 e 1998 (migliaia di unitd
e variazioni percentuali)

RIPARTIZIONI FORZE Dr LAVORO NON FORZE TOTALE
GEOGRAFICHE Persone in cerca di occupazione Dr LAVORO POPOLAZIONE

Occupati Disoccupati Persone in Altre persone Totale Totale
cerca di 1° in cerca di

occupazione lavoro

Nord-ovest
1997 5.995 212 157 102 471 6.465 8.395 14.860
1998 6.060 209 146 110 465 6.525 8.360 14.885
Variazione 0/0 1,1 -1,4 -7,0 7,8 -1,3 0,9 -0,4 0,2

Nord-est
1997 4.408 126 62 76 264 4.672 5.703 10.375
1998 4.412 122 55 70 247 4.659 5.742 10.402
Variazione 0/0 0,1 -3,2 -11,3 -7,9 -6,4 -0,3 0,7 0,3
Centro
1997 4.035 179 190 89 459 4.493 6.415 10.909
1998 4.039 174 179 94 447 4.486 6.450 10.936
Variazione 0/0 G,1 -2,8 -5,8 5,6 -2,6 -0,2 0,5 0,2

Mezzogiorno
1997 5.649 514 816 281 1.611 7.261 13.463 20.724
1998 5.685 520 854 304 1.678 7.364 13.397 20.760
Variazione 0/0 0,6 1,2 4,7 8,2 4,2 1,4 -0,5 0,2

Italla
1997 20.086 1.031 1.225 548 2.805 22.891 33.976 56.867
1998 20.197 1.025 1.234 578 2.837 23.034 33.949 56.983
Variazione % 0,6 -0,6 0,7 5,5 1,1 0,6 -0,1 0,2

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
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l'area settentrionale (+0,7%, rispetto a +0,2% nel
1997) e il Mezzogiorno (+0,6%, dopo oltre un
quinquennio di risultati negativi), la ripartizione
centrale ha mostrato una sostanziale stazionarieta
dei livelli occupazionali.

II progresso su base annua e essenzialmente
dovuto alIa componente femminile, aumentata ad
un tasso dell'1,9%, a fronte di un arretramento del
la 0,2% di quella maschile. L'occupazione alle di
pendenze ha confermato nel complesso una dina
mica positiva (+0,7% l'incremento su base annua,
pari a +104 mila unita), associando a una forte ere
scita della componente femminile (+2,2%) un leg
gero arretramento di quella maschile (-0,2%); per
quel che riguarda Ie posizioni professionali, sana
risultati in aumento i dirigenti, i quadri e gli impie
gati, mentre non si e arrestata la contrazione di ad
detti can qualifiche meno elevate.

L'occupazione indipendente e rimasta so stan
zialmente stabile, can un progresso della cornpo
nente femminile (+0,9%) e una moderata contra
zione di quella maschile (-0,2%); il maggior contri
buto all'aumento delle posizioni lavorative auto
nome e venuto dai soci di cooperative, dagli im
prenditori e dai liberi professionisti. Sebbene in
leggero declino, l'incidenza della componente au
tonoma suI totale dell'occupazione resta in Italia
sensibilmente superiore a quella della media dei
paesi De, can valori di poco inferiori al 30%.

In corso d'anno, l'occupazione ha mostrato,
sulla base dei dati destagionalizzati, variazioni con
giunturali positive a gennaio (+0,3%), una lieve fles
sione nel mese di aprile, per poi riacquistare slan
cia nel corso degli ultimi due trimestri, can tassi di
crescita pari rispettivamente a +0,4% e +0,3%. Dal
punta di vista territoriale, si osserva un disallinea
menta tra l'andamento delle regioni meridionali
ed il resto delle ripartizioni nella seconda meta
dell'anno: il Mezzogiorno, che aveva mostrato una
dinamica congiunturale malta vivace tra gennaio e
luglio, can una crescita cumulata superiore
all'1,5%, ha subito ad ottobre 1998 una netta battu
ta d'arresto (-0,5%), mentre Ie altre ripartizioni
evidenziano una notevole ornogeneita delle dina
miche congiunturali, can un'accelerazione dei tas
si di crescita sia a luglio sia a ottobre.

II tasso di occupazione ha mostrato nella media
d'anno un lieve miglioramento (dal 41,7% al
41,8%), nonostante la progressiva riduzione di tale
indicatore per gli occupati maschi della dasse di
eta compresa tra i 55 e i 64 anni. Sempre can rife-
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rimento alle classi d'eta, va sottolineato che sana i
tassi di occupazione giovanili, sia tra i maschi che
tra Ie femmine, a denotare i maggiori progressi; in
particolare e stata forte la crescita dei 15-24enni
tra i primi e quella dei 25-34enni tra Ie seconde.
Nella stesso tempo, tuttavia, si sana ulteriormen
te allargati i divari territoriali.

Le dinamiche settoriali

Nel 1998, si e registrato un nuovo calo occupa
zionale in agricoltura (-2,3%), sostanzialmente
identico a quello dell'anna precedente; nell'indu
stria in sensa stretto si e manifestata una crescita
dell'l,1%, corrispondente ad oltre 50 mila occupa
ti nella media dell'anno; nell'industria delle costru
zioni il calo e stato netto (-2,2%), can una perdita
di 25 mila posti di lavoro. II terziario, infine, ha
manifestato un incremento di occupazione pari
all'I%, corrispondente ad oltre 120 mila occupati,
grazie anche al contributo del commercia, torna
to a crescere (+0,5%), seppure debolmente, dopa
una fase negativa che durava dalla fine del 1996 (Ta
vola 1.19).

In agricoltura il ritmo di contrazione dell'occu
pazione nell'ultimo biennia mostra di essersi atte
nuata rispetto al passato. La flessione ha penalizza
to tutte le ripartizioni: in modo pili accentuato le
regioni settentrionali e quelle centrali, in misura in
feriore il Mezzogiorno. Can riferimento alle posi
zioni lavorative, la diminuzione degli addetti e ri
sultata pili contenuta tra i dipendenti (-0,9%) ri
spetto agli indipendenti (-3,1%), esattamente il
contrario di cia che si era verificato nel corso del
1997, quando erano stati questi ultimi a contenere
maggiormente le perdite di occupazione. La ridu
zione ha interessato ambedue i sessi, can una fles
sione pili contenuta tra le donne rispetto agli uo
mini, questi ultimi penalizzati in particolare all'in
terno dellavoro indipendente. Can riferimento al
le classi d'eta dei lavoratori, il processa di espulsio
ne di manodopera continua a coinvolgere soprat
tutto i lavoratori pili anziani (can 55 anni e oltre).
SuI risultato complessivo del settore e presumibile
che continui a incidere negativamente anche il fe
nomeno della sostituzione di lavoro regolare can
quello irregolare, principalmente attraverso il ri
corso a manodopera straniera clandestina.

L'industria in sensa stretto, che aveva speri
mentato una crescita tendenziale dell'occupazio-
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Tavola 1.19 - Occupati per settore di attivita economica e ripartizione geografica - Anni 1997 e 1998
(migliaia di unitd e variazioni percentuali)

OCCUPATI

RIPARTIZIONI Agricoltura Industria Altre attivita TOTALE

GEOGRAFICHE Industria Altre attivita
in sensa Costruzioni Totale Commercio escluso Totale

stretto commercia

Nord-ovest
1997 216 1.931 421 2.352 964 2.463 3.427 5.995
1998 206 1.952 421 2.373 974 2.508 3.482 6.060
Variazione 0/0 -4,6 1,1 0,9 1,0 1,8 1,6 1,1

Nord-est
1997 283 1.313 315 1.628 745 1.752 2.497 4.408
1998 276 1.328 313 1.641 737 1.759 2.496 4.412
Variazione 0/0 -2,5 1,1 -0,6 0,8 -1,1 0,4 0,1

Centro
1997 195 852 288 1.140 685 2.015 2.700 4.035
1998 190 856 275 1.131 696 2.022 2.718 4.039
Variazione 0/0 -2,6 0,5 -4,5 -0,8 1,6 0,3 0,7 0,1

Mezzogiorno
1997 676 761 568 1.329 941 2.703 3.644 5.649
1998 667 775 548 1.323 944 2.752 3.696 5.685
Variazione 0/0 -1,3 1,8 -3,5 -0,5 0,3 1,8 1,4 0,6

Italla
1997 1.370 4.857 1.592 6.449 3.334 8.934 12.268 20.086
1998 1.339 4.910 1.557 6.467 3.350 9.041 12.391 20.197
Variazione % -2,3 1,1 -2,2 0,3 0,5 1,2 1,0 0,6

Fonte: Istat, RiIevazione trimestrale sulle forze di lavoro

ne relativamente consistente (+1,8%) a gennaio
1998, ha successivamente evidenziato una stabiliz
zazione della dinamica ciclica ad un tasso pari a cir
ca 1'1%in corso d'anno. II profilo della domanda di
lavoro industriale appare coerente can l'anda
menta produttivo e mostra una buona tenuta no
nostante il rallentamento della produzione nella
parte finale dell'anno. L'occupazione e cresciuta
solo nella componente dipendente (+1,3%), a
fronte di un cala della 0,4% degli indipendenti.
Can riferimento alle dinamiche di genere, si e ar
restata la tendenza all'espulsione della componen
te maschile (+0,9% nel 1998 e -0,7% nel 1997),
mentre tende ad accentuarsi la dinamica positiva
di quella femminile (+1,8% nel 1998 rispetto a
+0,2% nel 1997). Le dinamiche territoriali mostra
no, d'altra parte, un progresso diffuso: l'espansio
ne percentualmente maggiore si registra nel Mez
zogiorno (+1" 70/0, corrispondente a 13 mila occu-
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pati), mentre nelle regioni settentrionali l'incre
menta e stato dell'l,l% (+36 mila occupati). In
questa quadro, l'Italia centrale mostra l'incremen
to pili contenuto (+0,5%).

II comparto delle costruzioni ha accusato nel
1998 una contrazione occupazionale significativa,
nonastante i provvedimenti in materia di sconti fi
scali sulle ristrutturazioni edilizie introdotti all'ini
zio del 1998; soltanto nell'ultima parte dell'anno si
e registrata un'attenuazione della dinamica negati
va. Tutte le ripartizioni territoriali hanna risentito
della flessione occupazionale del comparto, pili li
mitata nelle regioni settentrionali. II restringimen
to della base occupazionale si e verificato esclusi
vamente a danno delle posizioni lavorative dipen
denti (-4,5%), mentre per gli indipendenti si e regi
strata un lieve miglioramento (+1,5%).

II settore terziario ha continuato a fornire un
importante sostegno all'occupazione complessi-
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va, ruolo che peraltro aveva gia svolto nell'ultimo
triennio. II profilo trimestrale evidenzia che nel
corso della seconda parte dell'anno si sono mani
festati decisi segnali di accelerazione (+1,4% a lu
glio e +2,2% a ottobre nel raffronto tendenziale),
per entrambe le posizioni lavorative, indipenden
ti e dipendenti (ad ottobre il tasso tendenziale di
variazione dell'occupazione e risultato pari a
+2,9% per i primi ed a +1,9% per i secondi). I dati
destagionalizzati mostrano un incremento di oltre
200.000 occupati tra gennaio e ottobre del 1998.

Nella media dell'anno, del miglioramento han
no beneficiato tutte le ripartizioni territoriali e in
modo particolare il Nord-ovest (+1,8%) ed il Mez
zogiorno (+1,6%); per cia che riguarda le posizio
ni professionali il progresso ha interessato sia gli
occupati alle dipendenze (+1,1%) sia gli indipen
denti (+0,7%). Diverso e il quadro con riferimento
ai due sessi: e infatti solo la componente femmini
le ad accrescere i livelli occupazionali (+2,3% nella
media d'anno), mentre quella maschile non pre
senta nel complesso variazioni significative, bene
ficiando di un guadagno nel comparto dei servizi e
dell'intermediazione che ha bilanciato le perdite
registrate soprattutto nel commercio e nei tra
sporti.

Ai progressi occupazionali dei servizi alle im
prese (+5,0%) e dell'intermediazione finanziaria
(+3,0%) si e accompagnata la contrazione degli al
berghi e pubblici esercizi (-1,3%) e dei trasporti
(-0,5%), esclusivamente attribuibile alla perfor
mance negativa dell'area settentrionale. Positivo e
stato l'andamento del commercio, che assorbe
ancora oltre un quarto dell'occupazione terziaria.
Tale risultato e stato ottenuto grazie a una nuova
espansione delle posizioni dipendenti (+1,6% nel
1998, dopo il +1,2% relativo al 1997) a scapito del
le indipendenti (-0,3%), che peraltro vedono atte
nuarsi il ritmo di contrazione rispetto al 1997. So
prattutto in tale comparto si conferma la favore
vole evoluzione della componente femminile, in
aumento sia fra i dipendenti (+4,6%) sia fra gli indi
pendenti (+1,0%).

Le forme lavorative flessibili

Nel corso del 1998 e proseguito il processo di
transizione verso un mercato dellavoro pili orien
tato alla flessibilita, principalmente attraverso la
graduale attuazione del cosiddetto "p acchetto
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Treu"; va sottolineato, tuttavia, che l'impatto quan
titativo di alcuni dei nuovi strumenti, come illavo
ro interinale, e ancora piuttosto limitato, in quanto
essi sono diventati completamente operativi solo
da pochi mesi.

I due principali istituti contrattuali utilizzati in
corso d'anno per aumentare la flessibilita in entra
ta sono stati il lavoro temporaneo e quello a tem
po parziale. Per cia che concerne il lavoro tem
poraneo, si sta lentamente colmando il divario ac
cumulato nei decenni trascorsi rispetto alla mag
gior parte degli altri paesi De, soprattutto con ri
ferimento alla sua incidenza tra le fasce d'eta pili
giovani; il lavoro a tempo parziale, dal canto suo,
potrebbe risultare uno strumento decisivo di svi
luppo occupazionale, viste le attuali tendenze
espansive del settore terziario e della componen
te femminile, oltre che la forte accelerazione del
numero di persone in cercadi lavoro tra coloro
che si trovavano ai margini del mercato, in parti
colare studenti e casalinghe. Nel corso del 1998
l'incidenza del lavoro temporaneo e passata
dall'8,1% all'8,9% dell'occupazione alle dipenden
ze, traducendosi in un incremento occupazionale
pari a 118 mila unita. II maggior grado di sviluppo
continua a registrarsi nell'area meridionale, a causa
della composizione settoriale dell'apparato pro
duttivo e della maggior quota di occupazione pre
caria in agricoltura e costruzioni, e nella compo
nente femminile. A livello settoriale resta prepon
derante il settore dell'agricoltura per l'ampia pre
senza di lavori stagionali, anche se significative ap
pare il progresso dell'industria e soprattutto del
terziario, mentre le classi giovanili 05-29 anni) so
no state, come era prevedibile, quelle pili coinvol
te dallo strumento contrattuale.

L'incidenza dellavoro a tempo parziale e passa
ta dal 6,8% del 1997 al 7,3% del 1998 e si e tradotta
in 106.000 nuovi posti di lavoro; la sua distribuzio
ne a livello territoriale si mantiene piuttosto equili
brata, variando dal 6,5% dell'area meridionale, do
ve il suo utilizzo e prevalente nel settore agricolo,
al 7,7% del settentrione, che beneficia della mag
giore diffusione della strumento nel settore dei
servizi. In modo ancor pili accentuato che nel ca
so del lavoro temporaneo, e la componente fem
minile a utilizzare in maggior misura questo istitu
to contrattuale 04% del totale delle occupate),
mentre per la componente maschile la quota di
occupati coinvolti e decisamente inferiore (3,4%);
a livello settoriale va sottolineato il consistente in-
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cremento registrato nel terziario, nel quale l'inci
denza di questa strumento e quasi doppia rispetto
all'industria. Tuttavia, in confronto can la media
dei paesi De, il data italiano evidenzia ancora un di
varia di circa died punti percentuali (Tavola 1.20).

Sull'aumento dell'incidenza del lavoro tempo
raneo e di quello a tempo parziale continuano a in
fluire negativamente alcune caratteristiche struttu
rali del mercato del lavoro nazionale,· vale a dire
un'elevata quota di lavoro autonomo e la prepon
deranza delle pic cole imprese, fattori questi che
tendono a favorire maggiormente l'utilizzo di for
me di collaborazione di tipo coordinato e conti
nuativo.

Per quanta concerne, invece, i contratti di for
mazione e lavoro, nel prossimo futuro tale istituto
dovrebbe diventare il principale strumento di in
serimento/reinserimento delle persone in cerca
di occupazione al di sopra dei 25 anni, mentre per
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i pili giovani il contratto di riferimento dovrebbe
diventare quello dell'apprendistato, anche in con
siderazione dell'ormai imminente introduzione
dell'obbligo formativo fino a 18 anni.

1.5.2 La dinamica dell'offerta di lavoro e
della disoccupazione

L 'offerta di lavoro

L'offerta complessiva di lavoro ha mostrato,
nel1998, un incremento della 0,6%, pari a 141 mi
la unita (nel 1997 l'aumento eta stato della 0,2%): le
regioni centrali hanna registrato una lieve flessio
ne, quelle settentrionali un moderato aumento e il
Mezzogiorno e stato contraddistinto da una forte
espansione dell'aggregato, che ha contribuito a
ostacolare il restringimento dell'area della disoc-

Tavola 1.20 - Occupati dipendenti a carattere temporaneo e occupati a tempo parziale per settore di
attlvfta ecomica e ripartizione geografica - Anni 1997 e 1998 (incidenza percentuale sugli
occupati in complesso)

LAVORO TEMPORANEORIPARTIZIONI

GEOGRAFICHE Agricoltura Industria Altre
attivita

Totale Agricoltura

LAVORO TEMPO PARZIALE

Industria Altre
attivita

Totale

Nord-ovest
1997 14,0 4,4 6,8 5,8
1998 14,3 5,4 7,1 6,4
Variazione 0,3 1,0 0,3 0,6

Nord-est 19,9 5,9 8,4 7,6
1997 21,2 6,1 8,7 7,9
1998 1,3 0,2 0,3 0,3
Variazione

Centro
1997 26,8 5,7 6,4 6,6
1998 24,9 7,0 7,4 7,6
Variazione -1,9 1,3 1,0 1,0

Mezzogiorno
1997 38,9 13,3 8,6 12,3
1998 41,9 13,8 9,8 13,4
Variazione 3,0 0,5 1,2 1,1

Italia
1997 32,3 6,8 7,6 8,1
1998 34,2 7,5 8,3 8,9
Variazione 1,9 0,7 0,7 0,8

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
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9,9 3,8 9,0 7,0
9,9 4,0 9,6 7,4

0,2 0,6 0,4

12,0 4,3 9,6 7,8
11,5 4,7 10,1 8,2
-0,5 0,4 0,5 0,4

11,7 4,1 7,4 6,7
11,4 4,5 8,0 7,2
-0,3 0,4 0,6 0,5

13,0 4,1 5,3 5,9
12,7 4,3 6,2 6,5
-0,3 0,2 0,9 0,6

12,1 4,0 7,7 6,8
11,9 4,3 8,3 7,3
-0,2 0,3 0,6 0,5
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cupazione. Con riferimento ai due sessi, la com
ponente femminile (+1,9%) manifesta una diffusa
accelerazione, in particolare nelle regioni meri
dionali; per quella maschile, viceversa, si registra
nel complesso una flessione (-0,2%), pill marcata
nelle regioni centrali. Per cia che riguarda la com
posizione delle forze di lavoro secondo il titolo di
studio, viene confermata la tendenza a un pro
gressivo innalzamento dellivello di istruzione del
la popolazione attiva.

n tasso di attivita medio nazionale si e attestato
nel 1998 al 47,6% (era stato il 47,5% nel 1997), con
fermando ancora una volta i progressi della com
ponente femminile (passata dal 34,8% al 35,3%), la
riduzione di quella maschile (dal 61,3% al 61,0%) e
un grado di partecipazione al mercato del lavoro
ancora inferiore a quello dei maggiori paesi indu
strializzati. A livello territoriale resta profondo il
divario tra i tassi di attivita raggiunti nell'area set
tentrionale (50,6%) rispetto a quelli delle regioni
del meridione, dove, pur manifestando un lieve
incremento, il livello non raggiunge .la soglia del
44,0%. Appare inoltre significativo il progresso
della classe giovanile 15-24 anni, riscontrato sia a li
vello nazionale che con riferimento all'area meri
dionale, che potrebbe rappresentare un'impor
tante inversione di tendenza dopo i risultati nega
tivi conseguiti nell'ultimo triennio.

L'andamento della disoccupazione

Dato il consistente aumento delle forze di lavo
ro, e nonostante l'incremento del numero degli
occupati, le persone in cerca di occupazione, nel
la media del 1998, sono passate a 2.837 mila unita
(+1,2% e +33 mila unita rispetto al1997). Su tale in
cremento, peraltro il pili contenuto degli ultimi
tre anni, ha influito la positiva evoluzione della do
manda di lavoro, che ha incoraggiato fasce di of
ferta ai margini del mercato a intraprendere (0 a
reintraprendere) la ricerca di un lavoro. All'arn
pliamento dell'aggregato hanno contribuito so
prattutto le altre persone in cerca di occupazione,
in forte crescita nelle regioni meridionali e centra
li, e in misura minore le persone in cerca di prima
occupazione, che continuano a crescere solo nel
Mezzogiorno; al contrario, per i disoccupati in
senso stretto si registra una flessione, che ha coin
volto in particolare le regioni centro-settentriona
li e la componente maschile.

60

A livello territoriale, dunque, l'aumento delle
persone in cerca di occupazione e da attribuire
esclusivamente al deterioramento della situazione
nell'area meridionale, poiche sia le regioni setten
trionali che quelle centrali evidenziano una ridu
zione dell'aggregato. Con riferimento alle dinami
che di genere, la componente maschile denota
nel complesso una lieve contrazione (-0,20/0 su ba
se annua), al contrario di quella femrninile (+2,4%)
che, nonostante la positiva dinamica occupaziona
Ie, sconta il cospicuo numero di nuovi ingressi nel
mercato del lavoro. Per cia che riguarda la struttu
ra per classi d'eta, e importante sottolineare il re
cupero delle fasce pili giovani: -0,9% tra i 15-24en
ni, con progressi limitati pero al Centro-nord, e 
2,1% tra i 25-34enni, con un coinvolgimento nel
fenomeno dell'area meridionale.

Nella media del 1998 il tasso di disoccupazione
a livello nazionale e rimasto invariato al 12,3%, 01
tre un punto percentuale al di sopra della media
dei paesi dell'area dell'euro. Rispetto al 1997 si os
servano lievi riduzioni sia nelle regioni settentrio
nali che in quelle centrali, mentre continua ad al
largarsi l'incidenza delle persone in cerca di occu
pazione nel Mezzogiorno, che ha raggiunto il
22,8%. Come nel caso del dato complessivo, resta
no invariati rispetto all'anno precedente anche i
tassi relativi ai due sessi a livello nazionale. L'inci
denza di coloro che sono alla ricerca di un'occu
pazione da oltre dodici mesi e risultata essere il
68,6% del totale, superando 1'80% nel caso in cui
l'occupazione cercata fosse la prima (76% e 84,4%,
rispettivamente, le percentuali nel Mezzogiorno)
(Tavola 1.21).

1.5.3 I nuovi occupati nel biennio 1997-98

Nel corso dell'ultimo anno, parallelamente a una
lieve crescita dell'occupazione, si e registrato un
apprezzabile aumento dei flussi in entrata e in usci
ta da tale condizione. Complessivamente, il nume
ro di assunzioni in posizioni lavorative alle dipen
denze e di ingressi nel lavoro autonomo e risultato
pari a 2.834 mila unita, 193 mila unita in pili rispet
to all'anno precedente. n tasso di turnovernell'oc
cupazione, vale a dire il rapporto tra i flussi in in
gresso e la media dello stockdi occupati del bien
nio 1997-1998, e COS! passato dal13,2% al14,1%, un
val ore comunque ancora piuttosto contenuto ri
spetto alla media dei paesi europei.
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Tavola 1.21 - Tassi di occupazione e di disoccupazione per sesso e ripartizione geografica (dati in per
centualeJ

TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE

15-24 Totale 15-24 Totale

Maschi Fernmine Mascbi e Masehi Fernmine Maschi Maschi Fernmine Masehi Maschi Fernmine Masehi
Femmine Femmine Femmine Femmine

Nord-ovest
1997 38,2 29,5 34,0 58,9 34,4 46,2 17,0 28,0 22,0 4,8 10,9 7,3
1998 38,6 30,4 34,5 59,0 35,2 46,6 15,5 26,9 20,8 4,5 10,9 7,1
Variazione assoluta 0,4 0,9 0,5 0,1 0,8 0,4 -1,5 -1,1 -1,2 -0,3 -0,2

Nord-est
1997 44,7 37,0 41,0 60,9 37,2 48,6 9,7 18,9 14,0 3,5 8,8 5,7
1998 45,9 36,6 41,3 60,7 37,2 48,5 9,2 17,0 12,9 3,3 8,2 5,3
Variazione assoluta 1,2 -0,4 0,3 -0,2 -0,1 -0,5 -1,9 -1,1 -0,2 -0,6 -0,4

Centro
1997 25,9 18,3 22,1 56,0 30,7 42,8 26,3 40,9 33,1 7,2 14,8 10,2
1998 27,1 19,6 23,4 55,3 31,0 42,7 26,2 36,7 31,0 7,2 14,1 10,0
Variazione assoluta 1,2 1,3 1,3 -0,7 0,3 -0,1 -0,1 -4,2 -2,1 -0,7 -0,2

Mezzogiorno
1997 17,9 8,8 13,4 49,5 19,2 33,9 50,6 64,9 56,3 17,9 31,0 22,2
1998 18,7 9,5 14,1 49,2 19,6 33,9 51,2 64,3 56,5 18,2 31,8 22,8
Variazione assoluta 0,8 0,7 0,7 -0,3 0,4 0,6 -0,6 0,2 0,3 0,8 0,6

ltalia
1997 28,9 20,4 24,7 55,4 29,0 41,7 29,0 39,3 33,5 9,5 16,8 12,3
1998 29,6 20,8 25,2 55,2 29,4 41,8 29,3 38,7 33,4 9,5 16,8 12,3
Variazione assoluta 0,7 0,4 0,5 -0,2 0,4 0,1 0,3 -0,6 -0,1

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro

Analogamente a quanta avvenuto per l'evolu
zione degli stock, alla crescita della mobilita ha
contribuito in modo considerevole la dinamica
delle assunzioni nel lavoro dipendente, aumen
tate tra il 1997 e il 1998 di 173 mila unita, Tale in
cremento, pari a poco meno del 90% della ere
scita globale degli ingressi nell'occupazione, ha
determinato un aumento dal 15,6% al 16,7% del
tasso di turnover nelle posizioni lavorative alle
dipendenze.

Un ruolo trainante nell'incremento delle ass un
zioni, e pili in generale degli ingressi complessivi
nell'occupazione, e stato svolto dai contratti a
tempo determinato (in genere di tipa full-time),
mentre pili modesto e risultato l'apporto dei con
tratti part-time, in particolare di quelli a tempo in
determinato. Le assunzioni in occupazioni tem
poranee net 1998 sana state 1.199 mila, can un in
cremento di 122 mila unita rispetto al 1997; quelle
in posti di lavoro alle dipendenze part-time sana
risultate 435 mila, 27 mila in pili rispetto all'anno
precedente. L'aumento delle assunzioni si e tra-
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datto per intero in un incremento degli stock, la
sciando praticamente invariato, net raffronto can
l'anno precedente, il tasso di turnovernelle occu
pazioni atipiche. A tale risultato non sana estra
nee le modifiche normative introdotte dal "pac
chetto Treu", che hanna reso pili conveniente il
ricorso a contratti a tempo determinato (inclusi
l'apprendistato e i contratti di formazione-lavoro)
cosicche l'incremento della mobilita e probabil
mente un fenomeno di natura non transitoria.

Tassi di turnover pili elevati rispetto all' anna
precedente si sana registrati in tutti i settori di at
tivita economica, can l'eccezione del comparto
delle costruzioni, in cui la rnobilita si mantiene sui
livelli del 1997. L'industria in sensa stretto e i ser
vizi diversi dal commercia (compresa la Pubblica
amministrazione) restano i settori a pili bassa rno
bilita, nonastante gli incrementi registrati rispetto
al 1997 soprattutto per la prima, mentre il data ri
guardante il settore primario, che oltrepassa la so
glia del 50%, risente della forte incidenza delle atti
vita stagionali.
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Tassi di occupazione e disoccupazione nelle regioni italiane
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Nonostante una ripresa
dell'occupazione che ha
coinvolto anche le regioni
del Mezzogiorno, il nostro
paese sconta differenze di
carattere strutturale talmen
te forti da potere essere su
perate solo nel medio perio
do. PUG risultare utile l'ana
lisi delle differenze territo
riali rispetto a due principa
li indicatori del livello di uti
lizzazione delle risorse la
uoratiue, il tasso di occupa
zione ed il tasso di disoccu
pazione.

11 tasso di occupazione

L'analisi del tasso di occu
pazione (dato dal rapporto
tra occupazione e popolazio
ne in eta lavorativa) euiden.zia
in modo netto la presenza di
forti squilibri a livello regiona
Ie, variando nella media del
1998 dal 38% della Calabria
al 63% del Trentino-Alto Adi
ge (Figura 1.17).

Pia in dettaglio, nel Nord
ovest i livelli di occupazione
in rapporto alla popolazione
appaiono soddisfacenti e
piuttosto elevati in Valle d'Ao
sta e Lombardia, mentre in
Piemonte e Liguria i tassi ri
sultano sensibilmente inferiori
e pia assimilabili a quelli di al
cune delle regioni centrali pia
dinamiche.

Il Nord-est e l'area del
paese dove si registrano i
tassi di occupazione pia ele
vati: tutte Ie regioni della ri
partizione presentano valori
prossimi 0 superiori al 60%,

gli stessi delle zone europee
pia suiluppate. Nel raffronto
con u 1997 sono u Trentino
Alto Adige e l'Emilia-Romagna
le regioni che evidenziano l'in
cremento maggiore. Pia con
tenuta erisultata invece la di
namica espansiua del Friuli
Venezia Giulia e soprattutto
quella del Veneto, anche se in
quest'ultima regione vanno
segnalati sia il notevole utiliz
zo di alcuni degli strumenti
poten.ziati dal "paccbetto
Treu /I (in particolare contratti
atipici e apprendistato), sia
la crescente incidenza degli
avviamenti al lavoro dei non
italiani.

Le regioni centrali mostra
no tutte un leggero progresso
del tasso di occupazione,
all'interno della ripartizione
pero, e forte il diva rio che
separa i livelli di regioni qua
li Marche e Toscana (entram
be oltre il 56%) rispetto a
quelli evidenziati in partico
lare dal Lazio (49,5%); que
st'ultima regione infatti, as
sieme all 'Abruzzo, rappre
senta una sorta di linea di
confine ideale, poicbe proce
dendo verso il Sud il livello
del tasso scende al di sotto
della media nazionale.

Le regioni rneridionali, pur
denotando qualche modesto
segnale positiuo, con un lieve
incremento del tasso di occu
pazione in Campania, Sicilia
e Sardegna, restano nel com
plesso ancora distanti dai li
velli raggiunti nel resto del
paese, non raggiungendo an
cora - alcune di esse - la so
glia del 40%. Rispetto a tale

quadro fa eccezione il Moli
se, che pur denotando an
ch 'esso un tasso di occupa
zione inferiore alla media na
zionale, appare tuttauia in
una condizione rneno defici
taria rispetto a quella delle
altre regioni della ripartizio
ne meridionale. Nel comples
so dell 'area meridionale so
no 14 le province che regi
strano un tasso di occupa
zione inferiore al 40% e solo
una, Teramo, ottiene un risul
tato superiore alla media na
zionale

11 tasso di disoccupazione

Anche analizzando il tasso
di disoccupazione e evidente
la presenza di profondi diva
ri territoriali. Come per il tas
so di occupazione anche per
quello di disoccupazione, nel
la media del 1998, il Trenti
no-Alto Adige e la Calabria
mostrano situazioni opposte:
3,3% il primo e 26,9% la se
conda, a conferma che a bas
si livelli di occupazione ten
dono ad associarsi elevati
tassi di disoccupazione e vi
ceversa.

Nel Nord-ovest e la Liguria
la regione con il tasso di di
soccupazione pia elevato
(lO,9%), anche se e it Piemon
te l'unica a denotare un lieve
incremento rispetto al 1997; i
tassi di Lombardia e Valle
d'Aosta risultano essere deci
samentepia contenuti e inferio
ri al 6%. Nella ripartizione
nord-orientale I'area della di-
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soccupazione appare nel com
plesso piuttosto contenuta,
tanto che nessuna regione 01
trepassa la soglia del 6%,
mentre tutte, nel confronto
congiunturale, evidenziano una
contrazione dell'aggregate.
Nel complesso dell'area set
tentrionale, sono comunque
solo quattro le province che
denotano un tasso di disoccu
pazione a due cifre.

Al Centro, e il Lazio che
fa segnare it risultato peg
giore (12,3%), ma il raffron
to congiunturale segnala
progressi diffusi, in partico
lar modo per le Marche
(6,6%), posizionata su livel
li ormai prossimi a quelli
delle regioni dell/area set
tentrionale.

Profondamente diverso
e it quadro che si delinea

1. LA CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1998

nel Mezzogiorno, specie
sulle regioni del versante
tirrenico . Infatti, sono ben
cinque le regioni dove it
tasso di disoccupazione
oltrepassa la soglia del
20%, con forti incrementi
rispetto al 1997 in Puglia,
Calabria e Sicilia, mentre
solo I 'Abruzzo presenta un
livello inferiore alia media
naztonale.

Figura 1.17 - Tasso di occupazione e di disoccupazione per regione - Anno 1998 (valori per
centuali)
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Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
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SuI piano territoriale, le regioni che denotano
l'incremento maggiore del tasso di turnover ri
spetto al1997 sono quelle meridionali (+2,1%), se
guite da quelle nord-occidentali (+1,2%). II Mezzo
giorno e il Nord-est restano, tuttavia, le ripartizio
ni caratterizzate dai livelli di rnobilita pill elevati,
rna profondamente diversi sono i fattori alla base
di questo risultato: nel primo caso, il fenomeno
sottintende l'ampia fascia di lavoro precario e la ri
levante incidenza dell'agricoltura e delle costru
zioni; nel secondo, il dato e attribuibile principal
mente a posizioni lavorative "emerse" e effettiva
mente regolate da contratti a tempo determinato.

Da una prospettiva di genere, il tasso di turno
ver relativo alla componente maschile evidenzia
un incremento maggiore rispetto a quello relativo
alla componente femminile, anche se e quest'ulti
rna a denotare un livello di mobilita pill elevato.
Con riferimento alle diverse dassi d'eta il dato pill
importante e senz'altro la marcata flessione del
tasso di turnoverdopo la prima dasse d'eta: il tas-

so di ricambio infatti, che nel caso dei giovani con
meno di 24 anni e superiore al 50%, si dimezza per
i lavoratori dipendenti con meno di 30 anni e si at
testa al di sotto del 10% per gli ultratrentenni. E'
evidente, quindi, la netta segmentazione che carat
terizza il mercato dellavoro italiano, con una mi
noranza di giovani lavoratori molto mobili e una
maggioranza di adulti che tende ad avere rapporti
di lavoro di lunga durata.

Nel complesso, l'analisi dei dati evidenzia una
lenta rna costante flessibilizzazione del mercato
dellavoro italiano, che si traduce in un sempre pill
cospicuo utilizzo dei contratti a tempo determi
nato, con margini ancora notevoli di ampliamento
del lavoro a tempo parziale. Tale tendenza, comu
ne peraltro a tutte le principali economie euro
pee, coinvolge in particolare modo Ie fasce d'eta
pill giovani della popolazione, per le quali tali ti
pologie contrattuali rappresentano attualmente il
principale canale d'ingresso nel mercato del lavo
ro (Tavola 1.22).

Tavola 1.22 - Assunzioni, stock di lavoratori e tassi di ingresso nell'occupazione - Anno 1998 (migliaia
di unitd e ualori percentuali)

ASSUNZIONI OCCUPATI TASSI DI INGRESSO Cal

Anno 1998 Variazione Composizione Media 1998 Composizione Anno 1997 Anno 1998
1998/1997 percentuale percentuale

Totale 2.834 193 100,0 20.197 100,0 13,2 14,1
di cui dipendenti 2.404 173 84,8 14.458 71,6 15,6 16,7

Dipendenti 2.404 173 84,8 14.458 100,0 15,6 16,7
Maschi 1.395 133 58,0 8.766 60,6 14,4 15,9
Femmine 1.009 45 42,0 5.692 39,4 17,4 17,9

15-24 anni 863 94 35,9 1.695 11,7 45,3 50,9
25-29 anni 523 33 21,7 2.062 14,3 23,1 25,0
30 anni e + 1.014 45 42,2 10.701 74,0 9,3 9,6
Full time 1.972 146 82,1 13.364 92,4 13,7 14,8
Part-time 435 27 18,1 1.094 7,6 43,1 41,9

Permanenti 1.215 54 50,6 13.170 91,1 8,8 9,2
Temporanei 1.199 122 49,9 1.288 8,9 96,6 97,8
Atipici 1.319 123 54,9 2.382 16,5 68,6 69,4

Agricoltura 265 15 11,0 1.339 6,6 48,8 53,2
Industria in sensa stretto 634 88 26,4 4.911 24,3 12,8 14,8
Costruzioni 267 -4 11,1 1.557 7,7 27,6 27,8
Commercia 465 30 19,4 3.350 16,6 23,4 24,7
Altri servizi 776 44 32,3 9.041 44,8 11,0 11,5

Nord-ovest 627 57 26,1 6.060 30,0 13,0 14,2
Nord-est 600 23 25,0 4.412 21,8 18,7 19,3
Centro 385 13 16,0 4.039 20,0 12,9 13,3
Mezzogiorno 793 86 33,0 5.685 28,1 17,8 19,9

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
(a) Rapporto tra i flussi di ingresso e la media di stockdegli occupati
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1.6 - L'evoluzione dei prezzi

Nel corso del 1998 si sono accentuate le spinte
disinflazionistiche sul fronte dei prezzi delle mate
rie prime, gia evidenti alla fine dell'anno preceden
teo Tale andamento e stato favorito dal progressivo
indebolimento del dollaro nei confronti della no
stra valuta, dopo il massimo registrato nel mese di
marzo. 11 movimento congiunto dei prezzi in dol
lari e della quotazione lira/dollaro ha determinato,
nell'ultimo trimestre dell' anno, una caduta dei
prezzi in lire delle materie prime (indice HWWA)
al di sotto dei livelli del 1993. La flessione ha inte
ressato anche le materie prime industriali, le cui
quotazioni si sono depresse in seguito all'acuirsi
della erisi asiatica e al suo allargarsi ad altri paesi co
siddetti emergenti.

Tali dinamiche si sono ripercosse sui valori me
di unitari all'importazione, che hanno subito, nel
la media dell'anno, una flessione di 2,6 punti per
centuali. La diminuzione e dovuta interamente alle
importazioni provenienti dai paesi extra-Ue
(-7,2%) rispetto a quelle provenienti dai paesi co
munitari (+0,4%). L'evoluzione in corso d'anno ha
mostrato riduzioni sempre pili forti per i valori
medi unitari delle importazioni dai paesi extra-Ue,
che hanno toccato verso la fine dell'anno flessioni
tendenziali superiori al 12%, mentre relativamente
ai paesi Ue la diminuzione tendenziale ha cornin
ciato ad avere luogo dal mese di agosto ed appare
imputabile soprattutto ai beni intermedi. Nel se
condo semestre, anche i valori medi unitari all'im
portazione per i beni di investimento hanno mo
strato variazioni tendenziali negative; per i beni di

consumo c'e stato un progressivo rallentamento,
che si e trasformato in una variazione negativa nel
mese di dicembre.

11 riflesso sui prezzi alla produzione della dina
mica dei prezzi importati e stato particolarmente
marcato per i beni energetici, che a fine anna han
no fatto rilevare flessioni tendenziali superiori
all'8% (Figura 1.18). D'altra parte un andamento ri
flessivo dei prezzi alla produzione ha caratterizzato
anche gli altri prodotti, in particolare gli altri beni
intermedi e i beni di consumo non durevoli. A que
sto proposito e da segnalare come i processi di
mondializzazione stiano spingendo verso una sem
pre maggiore omogeneizzazione di molti manufat
ti industriali a basso-medio contenuto tecnologico,
rendendoli sempre pili simili, nel loro comporta
mento di prezzo, a beni di tipo intermedio.

Con il passare dei mesi la preoccupazione di
molti operatori e stata quella di una possibile on
data deflazionistica causata dagli effetti della erisi
dei paesi emergenti, con conseguente riduzione
dei margini di profitto delle imprese e revisione
al ribasso dei loro piani di investimento. In effet
ti, 10 scorso anna si e verificato un continuo in
cremento del peso dei prodotti che esibivano
diminuzioni tendenziali dei prezzi alla produzio
ne. Utilizzando una classificazione in 104 gruppi
di prodotti, il peso percentuale di quelli che ma
nifestavano diminuzioni di prezzo a gennaio era
di circa il 21% e saliva al 37% a dicembre. Limitan
dosi ai prodotti dell'industria manifatturiera (93
gruppi di prodotti) gli analoghi valori erano, ri
spettivamente, pari al 18% e al 36% (Figura 1.19).
Complessivamente, il peso dei prodotti il cui

Figura 1.18 - Indice dei prezzi alIa produzione (varia
zioni percentuali rispetto al corrispondente
periodo dell'anno precedente)

10-,----------------------,

Figura 1.19 - Prezzi alIa produzione. Peso dei beni con
variazione percentuale negativa rispetto
al corrispondente periodo dell'anno pre
cedente (scala di sinistra) e variabilitii
(scarto quadratico medio) dei prezzi dei
prodotti dell' industria manifatturiera
(scala di destra)

Fonte. Istat, Indagine sui prezzi alla produzione
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prezzo e m flessione tendenziale ha raggiunto
negli ultimi mesi del 1998 i livelli dei primi mesi
del 1997; la variabilita dei prezzi all'interno
dell'industria manifatturiera, misurata dallo scar
to quadratico medio semplice delle variazioni
tendenziali, pur in crescita, si e comunque man
tenuta su livelli inferiori a quelli di inizio 1997.

Per quanto riguarda i prezzi al consumo, il
1998 si e aperto con un tasso di inflazione di cir
ca il 2% in termini tendenziali, misurato attraver
so l'indice per l'intera collettivita nazionale. Tale
tasso si e mantenuto su questi livelli per gran
parte dell'anno e negli ultimi due mesi e sceso
all'1,7%. Nel marzo del 1999 si e posizionato al
+1,3%. Anche nel caso dei prezzi al consumo, ri
levante e stato l'apporto disinflazionistico forni
to dai prezzi dei beni energetici, che a fine anna
erano diminuiti, in termini tendenziali, di oltre il
3% (Figura 1.20).

Un andamento inverso ha caratterizzato i beni
alimentari, che nel 1997 avevano contribuito si
gnificativamente a mantenere l'inflazione su livel
li contenuti; nel 1998 i prezzi di questi beni han
no mostrato un'accelerazione, passando dallo
0,6% di gennaio all'1,6% di settembre, con un leg
gero ripiegamento negli ultimi mesi. Anche gli
altri beni non durevoli e quelli semidurevoli han-

no presentato movimenti simili, confermandosi
come i prodotti pili inflazionistici, ed avendo
mantenuto per l'intero anna tassi di variazione
tendenziale dei prezzi ben superiori al 2%. Una
dinamica particolarmente "virtuosa" ha invece
caratterizzato i beni durevoli che, dopo il massi
mo presentato a febbraio (+ 1,8% in termini ten
denziali), hanno rallentato fino a presentare un
incremento tendenziale dello 0,5% a dicembre.

La dinamica dei prezzi dei servizi e stata carat
terizzata dapprima da un graduale rallentamen
to, passando da 2,9% a gennaio a 2,4% a ottobre
e, successivamente, da una accelerazione con un
incremento di +2,6% a dicembre. Nei primi me
si di quest'anno si e verificato una nuova decele
razione (+2,3% a marzo). Il differenziale inflazio
nistico tra beni e servizi, pari a un punto per
centuale a gennaio, e diminuito fino a toccare il
minima a settembre (0,2 punti), per poi aumen
tare nei mesi successivi (di nuovo un punto per
centuale a marzo di quest'anno). Evidentemente
i servizi, meno esposti alle pressioni derivanti
dalla concorrenza internazionale, risentono an
cora di una certa rigidita dei prezzi, anche se al
loro interno emerge una certa diversificazione
dovuta alla recente introduzione di elementi di
concorrenzialita in alcuni settori.

Figura 1.20 - Indice dei prezzi al consumo per l'intera cojlettivita (variazioni percentuali rispetto at
periodo corrispondente dell'anno precedente)
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Tavola 1.23 - Prezzi al consumo per l'intera col1etti
vita nazionale per capitolo di spesa 
Anni 1997 e 1998 (variaziani percentua
li rispetto all'anna precedente)

ANN!
1997 1998

Per quanto riguarda la dinamica dei capitoli di
spesa, nel 1998 si e assistito a un generale rallen
tamento dei tassi di crescita dei prezzi, partico
larmente marcato nel caso del capitolo abitazio
ne, acqua, elettricita e combustibili, con l'ecce
zione di bevande alcoliche e tabacco, abbiglia
mento e calzature, ricreazione, spettacoli e cul
tura, alberghi, ristoranti e pubblici esercizi (Ta
vola 1.23).

La dinamica territoriale dei prezzi al consumo
e stata caratterizzata da tassi di inflazione pili ele
vati nei capoluoghi del Nord-est e della Toscana
(Figura 1.21} viceversa, nelle regioni meridionali
si sono registrati i tassi di inflazione pili contenu
ti, con incrementi dei prezzi leggermente pili
elevati nelle regioni tirreniche del Centro-sud ri
spetto a quelle adriatiche. Il Nord-ovest, infine,
ha registrato aumenti inferiori rispetto alle re
gioni nord-orientali; in particolare, nelle regioni
pili grandi (Piemonte e Lombardia) il tasso di in
flazione e stato dell'1,90/0.

BRANCHE

Prodotti alimentari e bevande analcoliehe
Bevande alcoliehe e tabaeeo
Abbigliamento e ealzature
Abitazione, aequa, elettricita e eombustibili
Mobili, articoli e servizi per la easa
Servizi sanitari e spese per la salute
Trasporti
Comunieazioni
Ricreazione, spettaeoli e eultura
Istruzione
Alberghi, ristoranti e pubblici esereizi
Altri beni e servizi

Indiee generale

Fonte: Istat, Indagine sui prezzi al eonsumo

-0,2
3,7
2,4
4,0
2,1

3,6
1,6
0,6
1,2
2,4
2,8
2,6

2,0

1,1
4,5
2,6
2,2
1,7

2,9
1,2
0,6
1,4
2,3

3,0
2,0

2,0

Figura 1.21 - Indice dei prezzi al consumo per Ie famiglie di operai e impiegati nei capoluoghi di
regione - Anno 1998 (uariazioni percentuali rispetto all'anno precedente)

Tassi di inflazione
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11II 2% e oltre (5)
da 1,7% a 1,9% (6)
da 1,4% a 1,6% (3)
inferiore a 1,4% (6)

Fonte: Istat, Indagine sui prezzi al eonsumo
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La dinamica territoriale delle vendite al dettaglio
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Rispetto ai valori medi na
zionali, nel 1998 le diverse ri
partizioni hanno registrato li
velli di crescita piuttosto diffe
renziati in relazione al tipo di
prodotto commercializzato
(Figura 1.22). Con rijerimento ai
prodotti alimentari il ridimen
sionamento della spesa, che
ha interessato tutte le riparti
zioni gia a partire dal 1997,
nel1998 ha caratterizzato so
prattutto le aree tradizional
mente piu avanzate quali il
Nord-ovest - che ha registrato
i tassi di crescita piu bassi 
ed il Nord-est, mentre le ripar
tizioni in cui 10 sviluppo di una
rete commerciale moderna ri
sente tuttora di un ritardo
strutturale hanno contrastato
meglio la fase di contrazione
delle uendite, cresciute del
3,2% nel Centro e del 3% nel
Mezzogiorno. Va comunque
sottolineato che il rallentamen
to del tasso di crescita nelle
prime due aree PUG essere
parzialmente giustificato da un
livello medio di spesa pro ca
pite gia abbastanza elevato
nei primi anni '90, cioe con un
effetto di saturazione che ha
comportato un progressivo
riorientamento della spesa a
fauore di prodotti non food e
non strettamente di prima ne
cessita. Non a caso, con riferi
mento ai prodotti non alimen
tari, il Nord-est ed il Nord
ovest sono le ripartizioni ca
ratterizzate dalla crescita del
valore delle vendite piu eleva
ta e superiore alla media na
zionale, mentre nel Centro e
nel Mezzogiorno essa si e at
testata su livelli medi decisa
mente piu contenuti.

Rispetto a quanta emerso
nel biennio 1996-1997, risulta
no confermate le dinamiche
fortemente espansiue del
Nord-est e del Centro, sebbene
con aumenti medi annui piil
contenuti, mentre il Mezzogior
no si caratterizza per una si
gnificatiua accelerazione.

Poicbe i cornportamenti di
spesa sono sempre pii; in
fluenzati da variabili solo in
direttamente legate al prezzo,
come le modaiitd di fruizione
del servizio distributiuo ed il
grado di diuersifica.zione dei
prodotti commercializzati, il
confronto tra la performance
della grande distribuzione e
del dettaglio tradizionale con
sente di valutare il livello di
competitiuita tra le due forme
d'offerta, Come mostra la Fi
gura 1.23, in tutte le ripartizio
ni la crescita del valore delle
vendite relative ai punti di
vendita della grande distribu
zione risulta sensibilmente piu
elevata rispetto ai punti di
vendita tradizionali: il diffe
renziale e particolarmente
eleva to nel Centro e nel Mez
zogiorno.

I risultati particolarmente
positivi della grande distribu
zione nel Centro-sud eviden
ziano come in tale area i mar
gini di crescita delle forme di
stributive moderne siano tutto
ra ampi e come sussista un
netto divario rispetto al com
mercio tradizionale. D'altra
parte, la buona performance
del dettaglio tradizionale nel
settentrione e dovuta al pro
gressivo riavvicinamento delle
posizioni relative di strutture
moderne e tradizionali, in un

quadro concorrenziale dove 10
sviluppo delle une ha finito con
il "trainare" il rinnovamento
delle altre, favorendo una mag
giore quaiificazione e specia
lizzazione del dettaglio tradi
zionale, grazie anche al ere
scente ricorso all 'associazio
nismo.

Le prospettiue evolutive a
medio termine sembrano spin
gere verso un 'ulteriore crescita
dell'efficieriza interna e del
l'equilibrio territoriale del com
parto distributiuo, sulla base di
tre fattori di fondamentale im
portariza.

la lenta ma progressiva ri
ualutazione, da parte di molti
consumatori, di diverse forme
di uendita tradizionali, so
prattutto se specializzate nel
la uendita di prodotti forte
mente personalizzabili (abbi
gliamento e catzature, pro
dotti per la casa, telefonia,
orologi eccetera),

il passaggio ormai prossi
mo all'euro che sta compor
tando una riorganizzazione
della distribuzione tradiziona
le, in grado di competere con
la grande distribuzione solo se
riuscira a sostenere un 'ulterio
re modernizzazione gestionale
ed a personalizzare ulterior
mente it servizio offerto;

la nuova legislazione sul
commercio, cbe, riducendo a
due le tabelle merceologiche
(alimentari e non alimentari) e
ponendo diuersi vincoli al
l'apertura di nuove grandi su
perfici (di cui occorrerd valuta
re l'impatto urbanistico), do
urebbe contribuire a ridurre il
gap esistente tra commercio
moderno e tradizionale.
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Figura 1.22 - Indici del valore delle vendite al dettaglio per tipo di prodotto e ripartizione
geografica - Anno 1998 (variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)
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Fonte: Istat, Indagine sui valore delle vendite al dettaglio

Figura 1.23 - Indici del valore delle vendite al dettaglio per forma distributiva e ripartizione
geografica - Anno 1998 (variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)
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1. 7 - La finanza pubblica

L'analisi delle dinamiche della finanza pubbli
ca che hanno caratterizzato il 1998 viene effettua
ta, nei tre paragrafi successivi, con riferimento al
conto economico delle Amministrazioni pub
bliche compilato in applicazione del sistema dei
conti nazionali SEC79. Tale conto, ed in partico
lare il suo saldo e gli altri aggregati rilevanti in es
so esposti, hanno costituito la base della notifica
alla Commissione Ue eseguita il 10 marzo di que
st'anno nell'ambito della procedura sui deficit
eccessivi di cui al protocollo annesso al Trattato
di Maastricht. Le statistiche costruite secondo il
SEC79 rivestono, pertanto, grande importanza
data la loro particolare valenza di tipo politico
istituzionale.

:E da sottolineare che tali statistiche sono il risul
tato di una complessa attivita di analisi che si e tra
dotta nella revisione generale delle stime dei flussi
economici del conto delle amministrazioni pub
bliche. Pertanto, rispetto alle serie rese disponibi
li 10 scorso anno, i nuovi dati incorporano non so
lo i normali aggiustamenti dovuti alla disponibilita
di informazioni pili complete ed aggiornate per
l'ultimo periodo di stima, ma anche modifiche di
natura strutturale.

Il 1999 costituisce, inoltre, l'anno in cui e sta
to effettuato il passaggio al nuovo sistema di
contabilita nazionale SEC95 che, con riferimen
to al conto economico delle amministrazioni
pubbliche, ha disposto l'introduzione di nume
rose rilevanti novita nelle definizioni, nelle no
menclature adottate, nelle regole di registrazio
ne dei flussi. Il nuovo sistema rappresenta la ba
se, giuridicamente vincolante per tutti i paesi
Ue, per l'elaborazione delle stime degli aggrega
ti di finanza pubblica che costituiranno oggetto
della notifica da eseguire il 10 marzo 2000 ai fini
della procedura sui deficit eccessivi e del patto
di stabilita e crescita. Tali stime sono coerenti
con quelle del Pil e degli altri aggregati del qua
dro macroeconomico realizzate in applicazione
del SEC95. I risultati delle nuove elaborazioni
sono esposti nel box: It conto economico delle
amministrazioni pubblicbe secondo it SEC95.

1.7.1 I saldi

Nel 1998 il conto economico delle amministra
zioni pubbliche si e chiuso con un indebitamen-
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to netto pari al 2,7% del Pil, 10 stesso livello rag
giunto nel 1997. Tale risultato e leggermente su
periore rispetto a quello fissato come obiettivo
nel Documento di Programmazione economica e
finanziaria (DPEF) per il triennio 1999-2001, che
era stato posto pari al 2,6% del Pil. Tuttavia, e sta
to conseguito in un contesto congiunturale pili
sfavorevole di quello ipotizzato nel DPEF, che
prevedeva una crescita economica del 2,5% ri
spetto a quella dell'1,3% che si e poi effettivamen
te realizzata, e che segue quella altrettanto mode
rata che aveva caratterizzato il 1997. Il rallenta
mento dell'attivita produttiva ha limitato la cresci
ta del gettito fiscale e contributivo, su cui ha pesa
to anche un gettito dell'IRAP inferiore alle aspet
tative.

La stima della Commissione Ue del saldo strut
turale, calcolato cioe al netto degli effetti del ciclo,
evidenzia infatti, per le ragioni ora ricordate, una
performance pili favorevole, con una riduzione
della sua incidenza sul Pil di un decimo di punto
percentuale, essendo passato dal 2,4% del 1997 al
2,3% dell'anno appena trascorso. Tale performan
ce appare ancor pili positiva se valutata con riferi
mento all'evoluzione media europea, che per
l'area dei paesi Uem denota un lieve peggiora
mento del rapporto deficit strutturale/Pil (dal 2%
del 1997 al 2,1% del 1998).

Come illustrato nella Figura 1.24 con riferimen
to all'indebitamento effettivo le tendenze emerse
in Italia sono in linea con quelle che hanno con
traddistinto la situazione degli altri partner euro
pei, per i quali il parametro deficit/Pil si e ulterior
mente ridotto (Germania, Spagna, Regno Un ito) 0

e rimasto stabile (Francia, Olanda, Austria). Media
mente, il nucleo di paesi facenti parte dell'Uem ha
registrato un leggero miglioramento di tale rap
porto, pari allo 0,4% del Pil.

Gli altri saldi significativi del conto economico
delle Amministrazioni pubbliche (Figura 1.25),
in particolare il saldo primario ed il saldo corren
te, confermano la positiva evoluzione della finan
za pubblica. Valutati rispetto al Pil, essi eviden
ziano una flessione del primo al 4,9% del Pil ri
spetto al massimo storico del 6,6% raggiunto nel
1997, ed un deciso miglioramento del secondo:
infatti, per la prima volta dopo quasi trent'anni, il
saldo di parte corrente e risultato positivo, pas
sando da un disavanzo pari allo 0,1% del Pil ad un
avanzo dello 0,5%.
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Figura 1.24 - Indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in percentuale del PH nei pae
si dell'Ue - Anni 1995-1998 (ualori percentuali)
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Figura 1.25 - Saldi di finanza pubblica in percentuale del PH - Anni 1995-1998 (valori percentuali)
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Anche la flessione dell'avanzo primario puo
essere valutata in termini positivi poiche, a parita
di indebitamento netto, una contrazione del sal
do primario ha riflessi favorevoli sull'economia in
quanta si traduce in un minor drenaggio di risorse
altrimenti utilizzabili a fini produttivi 0 a sostegno
della domanda. Tale flessione e risultata superiore
a quella preventivata in sede di DPEF, che ipotiz
zava una riduzione del saldo primario a circa il
5,5% del Pil. Come detto, su tale scostamento
hanno certamente inciso la fase ciclica non favo
revole (il saldo primario corretto degli effetti del
ciclo e stato, nelle stime della Commissione, del
5,2%), nonche l'insoddisfacente gettito dell'IRAP
e la forte caduta di quello dell'imposta gravante
sugli interessi, i cui effetti, peraltro, sono stati par
zialmente compensati da una crescita di altre
componenti delle entrate fiscali superiore alle at
tese. Tuttavia, per una corretta lettura di tali risul
tati e del loro confronto con le previsioni conte
nute nei documenti ufficiali, e necessario conside
rare il fatto che il conto economico delle Ammi
nistrazioni pubbliche esposto quest'anno e stato
ampiamente revisionato rispetto a quello costrui
to negli anni precedenti: se tale revisione non ha
sostanzialmente inciso sul saldo complessivo, ha
perc) avuto riflessi non trascurabili sui saldi inter
medi. Infatti il processo di revisione, realizzato in
sintonia con quello piu generale dei conti nazio
nali eseguito in ottemperanza delle direttive co
munitarie sull'esaustivita del Pil, si e tradotto prin
cipalmente nella riclassificazione di alcune com
ponenti elementari da una voce economica all'al
tra del conto.

Con riferimento al saldo primario sono da
mettere in evidenza, in particolare, due innova
zioni che incidono simultaneamente sugli inte
ressi passivi (esclusi dal saldo primario) e su altre
voci di entrata 0 di uscita del conto, incluse nel
saldo primario, e che hanno entrambe determi
nato l'abbassamento del livello di quest'ultimo.
Una delle modifiche introdotte riguarda gli inte
ressi passivi della Cassa depositi e prestiti, che
nella serie precedente comprendevano anche la
remunerazione riconosciuta alle Poste sui fondi
raccolti attraverso i conti correnti postali: tale re
munerazione rappresenta la contropartita di un
servizio reso dalle Poste, per cui e stata classifica
ta nei consumi intermedi della Pubblica ammini
strazione. La seconda modifica concerne il con-
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solidamento del flusso di interessi su titoli di Sta
to fra l'Amministrazione statale e gli Enti di pre
videnza percettori di tali interessi: la serie prece
dente era calcolata allordo di tali importi, per cui
non solo il livello degli interessi passivi (esclusi
dal saldo primario), rna anche illivello di quelli at
tivi (inclusi) era superiore a quello della nuova se·
rie. L'effetto di queste due modifiche e superiore
allo 0,2% del Pil, cosicche il saldo primario del
1998 calcolato in termini omogenei alla serie pre
cedente (su cui erano basate le previsioni del
DPEF) si sarebbe attestato su un livello pari a 5,1
5,2 punti di Pil.

In presenza di una contrazione del saldo pri
mario, in ogni caso superiore alle attese, l'indebi
tamento netto ha potuto mantenere invariato il
suo rapporto sul Pil in virtu di una discesa dei tas
si nel corso dell'anno che si e rivelata maggiore
del previsto. La progressiva riduzione dei rendi
menti, suggellata a fine anna dalla fissazione del
tasso ufficiale di sconto al 3% e dall'azzeramento
dello spreadfra BTP e Bund, ha consentito un si
gnificativo contenimento della spesa per interes
si, che e scesa del 15% rispetto all'anno prece
dente. Il costa medio reale del debito e stato, per
il secondo anna consecutivo, apprezzabilmente
inferiore al rapporto fra saldo primario e debito
medio (Figura 1.26), contribuendo al prosegui
mento della riduzione del rapporto debito/Pil,
passato dal 122,4% del 1997 al 118,7% del 1998. Il
processo di rientro dal debito non ha consentito
di avvicinare significativamente il rapporto italia
no a quello medio dell' area Uem, data la forte di
stanza di partenza fra gli stockdi debito accumu
lati; tuttavia, esso e ormai saldamente avviato, col
locando il nostro paese all'interno di un sentiero
di lenta rna stabile convergenza. La limitata ere
scita dello s to c k del debito pubblico, aumentato
soltanto dell'1,2% rispetto al 1997, e stata effetto
non solo del contenimento dello sbilancio finan
ziario dell'esercizio corrente, rna anche del pro
cesso di privatizzazione, i cui proventi sono stati
destinati al riacquisto di ingenti quantitativi di tito
Ii del debito pubblico. Le statistiche OCSE indi
cano l'Italia al primo posto nella classifica delle
dismissioni effettuate negli ultimi anni, anche se
in rallentamento rispetto al 1997. Nel 1998 l'uti
lizzo delle disponibilita del Fondo per I'arnmor
tamento dei titoli di Stato ha permesso di effet
tuare operazioni di buy-back per un controvalo-
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Figura 1.26 - Determinanti fondamentali del rapporto debito/Pi! - Anni 1995-1998 (ualori percen
tuali)
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re di oltre 21 mila miliardi, fornendo un contri
buto alla riduzione del rapporto debito/Pil di
circa 1'1,1%.

1. 7.2 Le uscite

Le uscite complessive del conto economico
delle pubbliche amministrazioni hanno registrato
una crescita modesta rispetto all'anno precedente
(+1,3%), riducendo la loro incidenza sul Pil di circa
1,5 punti percentuali (dal 51,2% al 49,7%) (Figura
1.27). Alla contenuta espansione delle spese cor
renti (+0,4%), che consolida Ia tendenza al rallenta
mento osservata l'anno precedente, si e associato
un netto recupero delle uscite in conto capitaIe
(+14,2%), dopo la contrazione registrata nel 1997.
Tale andamento riflette sia il buon ritmo di espan
sione degli investimenti, sia il marcato incremento
delle altre spese in conto capitale, connesso alla re
stituzione di oltre 3 mila miliardi di crediti d'impo
sta in titoli, quasi nulli nell'anno precedente.

Nell'ambito delle spese correnti, i redditi da la
voro dipendente hanno segnato una flessione
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dell'l,5%. Tale diminuzione e derivata dalla marca
ta riduzione nel livello della componente di con
tributi sociali (-7%), connessa all'abolizione dei
contributi sanitari a carico del datore di lavoro, at
tuata in coincidenza con l'introduzione dell'IRAP;
la riduzione e comunque ininfluente rispetto
all'ammontare totale dei consurni collettivi, i quali,
a fronte dei minori versamenti a titolo di contri
buti sanitari, registrano ora, tra le imposte indiret
te in uscita, il pagamento dell'IRAP a carico delle
pubbliche amministrazioni, quale componente
dei costi di produzione dei servizi collettivi. Va
notato infine che sulla dinamica dei redditi da la
voro del 1998 hanno inciso alcuni versamenti resi
dui di contributi sanitari relativi ad anni preceden
ti, effettuati a chiusura di posizioni pregresse in se
guito al passaggio al nuovo criterio di pagamento
delle spese del personale (oltre 2 mila miliardi),

La massa delle retribuzioni lorde ha fatto regi
strare una crescita contenuta (pari all'l,l%), frena
ta dal perdurare della tendenza alla riduzione
dell'occupazione (particolarmente accentuata nel
le Amministrazioni centrali) e trainata sostanzial
mente dagli effetti di trascinamento dei rinnovi
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Tavola 1.24 - Conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - SEC79 revisione - Anni
1995-1998 (miliardi di lire correnti e valori percentuali)

VOCI ECONOMICHE VALORI ASSOLUTI VARIAZIONI PERCENTUALI

Ann!

1995 1996 1997 1998 1997/1996 1998/1997

Uscite
Consumi collettivi 84.023 305.218 317.133 329.729 3,9 4,0

di cui: redditi da lavoro dipendente 201.358 218.405 229.487 226.005 5,1 -1,5
consumi intermedi 87.214 92.673 93.962 99.375 1,4 5,8

Prestazioni sociali 336.746 361878 385.746 395.849 6,6 2,6
Altre uscite correnti 43.004 50.684 42.963 50.332 -15,2 17,2
Us cite correnti al netto di interessi 663.773 717.780 745.842 775.910 3,9 4,0
Interessi passivi 196.238 198.233 179.358 152.609 -9,5 -14,9
Totale uscite correnti 860.011 916.013 925.200 928.519 1,0 0,4
Investimenti fissi lordi 36.709 40.486 44.209 48.843 9,2 10,5
Contributi agli investimenti 23.918 22.970 20.010 20.947 -12,9 4,7
Altre uscite in c/capitale 21.267 9.647 3.806 7.895 -60,5 107,4
Totale uscite in c/capitale 81.894 73.103 68.025 77.685 -6,9 14,2
Totale uscite complessive 941.905 989.116 993.225 1.006.204 0,4 1,3
Entrate
Imposte dirette 260.360 285.043 310.257 292.611 8,8 -5,7
Imposte indirette 214.170 226.861 243.973 311.787 7,5 27,8
Contributi sociali effettivi 231671 277.061 293.799 263.527 6,0 -10,3
Contributi sociali figurativi 30,174 5.717 7.106 7.395 24,3 4,1
Altre entrate correnti 54.131 61573 67.250 63.689 9,2 -5,3
Totale entrate correnti 790.506 856.255 922.385 939.009 7,7 1,8
Imposte in c/capitale 10.101 5.574 13.988 7.737 151,0 -44,7
Altre entrate in c/capitale 6.239 4.197 4.586 5.128 9,3 11,8
Totale entrate in c/capitale 16.340 9.771 18.574 12.865 90,1 -30,7
Totale entrate complessive 806.846 866.026 940.959 951.874 8,7 1,2
Saldo corrente -69.505 -59.758 -2.815 10.490
Indebitamento netto -135.059 -123.090 -52.266 -54.330
Saldo primario 61.180 75.143 127.092 98.279

INCIDENZA PERCENTUALE SUL PIL

Uscite
Consumi collettivi 16,2 16,4 16,3 16,3

di cui: redditi da lavoro dipendente 11,5 11,7 11,8 11,2
consumi intermedi 5,0 5,0 4,8 4,9

Prestazioni sociali 19,2 19,4 19,9 19,6
Altre uscite correnti 2,4 2,7 2,2 2,5
Uscite Correnti al netto di interessi 37,8 38,5 38,4 38,3
Interessi passivi 11,2 10,6 9,2 7,5
Totale uscite correnti 48,9 49,1 47,7 45,9
Investimenti fissi lordi 2,1 2,2 2,3 2,4
Contributi agli investimenti 1,4 1,2 1,0 1,0
Altre uscite in c/capitale 1,2 0,5 0,2 0,4
Totale uscite in c/capitale 4,7 3,9 3,5 3,8
Totale uscite complessive 53,6 53,1 51,2 49,7
Entrate
Imposte dirette 14,8 15,3 16,0 14,5
Imposte indirette 12,2 12,2 12,6 15,4
Contributi sociali effettivi 13,2 14,9 15,1 13,0
Contributi sociali figurativi 1,7 0,3 0,4 0,4
Altre entrate correnti 3,1 3,3 3,5 3,1
Totale entrate correnti 45,0 45,9 47,5 46,4
Imposte in c/capitale 0,6 0,3 0,7 0,4
Altre entrate in c/capitale 0,4 0,2 0,2 0,3
Totale entrate in c/capitale 0,9 0,5 1,0 0,6
Totale entrate complessive 45,9 46,5 48,5 47,0
Pressione fiscale (a) 42,5 42,9 44,8 43,6
Saldo corrente -4,0 -3,2 -0,1 0,5
Indebitamento netto -7,7 -6,6 -2,7 -2,7
Saldo primario 3,5 4,0 6,6 4,9

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) Imposte dirette, indirette, in cicapitale, contributi sociali effettivi e figurativi in rapporto al Pi!.
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Figura 1.27 - Entrate e uscite delle amministrazioni pubbliche in percentuale del PH - Anni 1995
1998 (valori percentuali)
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1998

E3 Uscite total! al netto intcressi

1997

Aziende sanitarie locali, interessate nell'ambito
della manovra per il 1998 da interventi di raziona
lizzazione della spesa per acquisti, hanno anch'es
se segnato un netto rallentamento delle spese per
consumi intermedi.

Il marcato aumento delle altre voci che com
pongono i consumi collettivi riflette la contabi
lizzazione dell'IRAP tra le imposte indirette pa
gate dalle amministrazioni pubbliche. Si segnala,
peraltro, che alcune poste sono state significati
vamente modificate nell'ambito della revisione
cui si e accennato sopra. In particolare, si e pro
ceduto ad una riconsiderazione della natura di al
cuni introiti classificati in precedenza tra la pro
duzione di servizi vendibili (registrati tra le uscite
con segno negative), verificando la presenza 0

meno delle caratteristiche proprie di un'attivita
di mercato e classificandoli conseguentemente
come vendite di beni e servizi, oppure come
vendite residuali. Nell'ambito di tale procedi
mento sono stati ricollocati tra le attivita di mer
cato anche alcuni importi in precedenza conta
bilizzati come trasferimenti da famiglie e da im
prese, riconoscendo l'esistenza di un servizio re
so dalla Pubblica amministrazione a fronte di tali
introiti.
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Ifta Uscite totali

19961995
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D Entrate totali

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
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contrattuali del biennio precedente. Le retribu
zioni larde pro capite sono aumentate a loro vol
ta di poco meno del 2%.

I consumi intermedi sono stati oggetto di alcu
ne revisioni contabili volte ad ottenerne una pili
carretta rappresentazione in base ai criteri di clas
sificazione del SEC79. Le revisioni hanno condot
to ad un consistente innalzamento nel livello della
voce, dovuto in larga misura alla gia accennata regi
strazione come acquisti di servizi di alcuni impar
ti pagati dalla Cassa depositi e prestiti, prima con
tabilizzati tra gli interessi passivi, e alla riclassifica
zione di alcuni trasferimenti alle aziende di nettez
za urbana, in precedenza contabilizzati tra i con
tributi alla produzione.

Dopo la modesta crescita registrata nel 1997
(+ 1,4%), i consumi intermedi hanno segnato nella
scorso anna un consistente incremento, pari, in
termini omogenei, al 5,8%. Tale dinamica e stata
trainata dalle spese delle Amministrazioni centra
li, e in particolare della Stato, che negli anni pre
cedenti aveva registrato una pili marcata contra
zione degli acquisti, mentre le Amministrazioni
locali, che dal 1997 sperimentano misure di con
trollo dei flussi di cassa, hanno proseguito il rallen
tamento dei ritmi di espansione dei consumi. Le
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Nell'ambito delle altre uscite correnti, i contri
buti alla produzione, dopo la brusca riduzione re
gistrata nel 1997 (-290/0), hanno fatto registrare nel
1998 un incremento altrettanto consistente
(+29,10/0). A guidare tale dinarnica sono stati, in en
trambi gli anni, i trasferimenti a favore delle Fer
rovie dello Stato, risultati quasi nulli nel 1997 e pari
a circa 5.500 miliardi nello scorso anno.

La spesa per interessi passivi ha continuato a be
neficiare della rapida riduzione dei tassi sui titoli
pubblici che, a dicembre del 1998, ha portato il
rendimento medio lordo dei BOT intorno al 30/0.
L'onere per interessi si e pertanto ridotto del 14,90/0,
accelerando la discesa rispetto all'anno precedente.

Le prestazioni sociali hanno fatto registrare una
dinarnica contenuta, riflettendo sostanzialmente il
moderato incremento delle prestazioni previden
ziali. All'interno di queste ultime, la componente di
spesa per pensioni ha beneficiato della modifica nel
sistema di pagamento predisposta nell' ambito della
manovra per il 1998, che ha assicurato nel primo an
no di applicazione un risparrnio di circa 6 mila mi
liardi. La dinarnica tendenziale delle prestazioni pen
sionistiche e stata frenata, a sua volta, dai lirnitati one
ri di adeguamento delle pensioni ai prezzi e dal con
tenimento del numero dei nuovi pensionamenti.

Un incremento consistente hanno fatto registra
re le spese di liquidazione per fine rapporto di lavo
ro (+33,80/0), che hanno riflesso, oltre alle spese con
nesse al normale flusso di nuovi trattamenti, il con
centrarsi nell'anno delle indennita di buonuscita rin
viate nel 1997. Le prestazioni sanitarie hanno conti
nuato ad espandersi a ritrni sostenuti (+7,30/0), traina
te soprattutto dalla componente della spesa farma
ceutica (+10,20/0). Una moderata flessione, infine,
hanno fatto registrare quasi tutte Ie componenti del
la spesa per prestazioni assistenziali (-1,10/0), dopo la
sostanziale stazionarieta dell'anno precedente.

Nell'ambito delle spese in conto capitale, gli in
vestimenti fissi lordi si sono incrementati del
10,50/0, confermando la fase espansiva in atto da un
triennio. L'attivita di costituzione di capitali fissi e
stata sostenuta in quasi tutti i comparti delle ammi
nistrazioni pubbliche, con aumenti particolar
mente consistenti nello Stato ed il perdurare di un
buon ritmo di espansione nei comuni, titolari del
480/0 circa del flusso complessivo degli investi
menti. I contributi agli investimenti, dopo la netta
contrazione registrata nel biennio precedente,
sono tornati a segnare una moderata crescita, sen
za peraltro riportarsi ai livelli del 1995.

76

1. 7.3 Le entrate

Le entrate totali delle pubbliche ammirustra
zioni sono aumentate nel 1998 dell'1,20/0, facendo
registrare un netto rallentamento rispetto all'8,70/0
dell'anno precedente. La loro incidenza percen
tuale sul Pil e pertanto passata dal 48,50/0 al 47% (Fi
gura 1.28). Numerosi fattori hanno influenzato la
dinamica degli introiti: agli andamenti pili diretta
mente legati all'evoluzione congiunturale delle ba
si imponibili si sono sovrapposti il venire meno
del gettito del prelievo straordinario per l'Europa
disposto nel 1997 e gli effetti connessi all'introdu
zione dell'IRAP, con la contestuale soppressione
di alcune imposte e contributi. Il nuovo tributo,
dal quale era atteso per il1998 un gettito equivalen
te alle imposte e ai contributi aboliti (lLOR, ICIAP,
tassa di concessione governativa sulla partita IVA,
imposta sul patrimonio netto delle imprese, tasse
di concessione comunale, contributi sanitari) a
consuntivo e risultato inferiore alle previsioni, at
testandosi intorno ai 52.300 miliardi.

L'introduzione del nuovo tributo ha prodotto,
peraltro, una significativa modifica nella struttura
del prelievo fiscale e parafiscale, con un netto
spostamento a favore delle imposte indirette sulla
produzione (tra le quali e classificata l'IRAP), ere
sciute del 27,80/0 e passate dal12,6% al15,4% del Pil.
Corrispondentemente le imposte dirette sono di
minuite del 5,70/0, riducendo illoro peso sul Pil di
1,5 punti percentuali, e i contributi sociali sono
scesi del 10% (con una flessione dell'incidenza sul
Pil di 2,1 punti percentuali).

L'introduzione del nuovo tributo ha inoltre de
terminato un marcato spostamento nella compo
sizione del gettito tributario a favore delle ammi
nistrazioni locali. L'IRAP, il cui gettito e di compe
tenza regionale, ha infatti sostituito alcuni tributi in
precedenza riscossi centralmente; inoltre, ha rnu
tato la natura di una parte delle entrate regionali
che precedentemente erano trasferimenti desti
nati al finanziamento delle spese sanitarie e sono
ora sostituiti con un'entrata tributaria, per sua na
tura a destinazione indistinta. Pertanto, mentre nel
1997 i tributi locali costituivano circa 1'11,80/0 del
prelievo fiscale, tale quota e salita nel1998 al19,20/0.

Accanto agli effetti delle modifiche introdotte
nel sistema fiscale, 10 spostamento del carico tri
butario a favore delle imposte indirette e il risulta
to anche di alcune riclassificazioni operate
nell'ambito della revisione dei conti nazionali che,
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moderata evoluzione delle retribuzioni, dell'am
pliamento della base imponibile a seguito
dell'abolizione dei contributi sanitari. Sulla dina
mica del gettito ha influito, infine, l'introduzione
dell'addizionale regionale dello 0,5%.

I contributi sociali, che, oltre alla componente
previdenziale, hanno registrato ancora nel 1998 al
cuni versamenti a titolo di contributi sanitari resi
dui (circa 11 mila miliardi), sono diminuiti nel com
plesso del 10% circa. Al loro interno i contributi
previdenziali sono cresciti dei 5,8%, segnando un
rallentamento rispetto all'aumento del 7,1%
dell'anno precedente. Tale andamento ha riflesso
la pili contenuta espansione dei versamenti a cari
co dei datori di lavoro (+5,8% contro 1'8,3% del
1997), sostenuti nell'anno precedente dagli aumen
ti delle aliquote contributive nel settore pubblico.
In moderato aumento, al contrario, sono i contri
buti previdenziali pagati dai lavoratori (+5,7% a
fronte del +4,3%), grazie soprattutto al marcato au
mento di quelli a carico degli indipendenti.

L'andamento delle imposte in conto capitale (
44,7%) ha riflesso il venire meno del contributo
straordinario per l'Europa, che nel 1997 aveva as
sicurato un gettito di circa 4.800 miliardi, e il minor
prelievo sui trattamenti di fine rapporto di lavoro.

A sintesi di tali andamenti la pressione fiscale, nel
la definizione che comprende irnposte dirette e in
dirette, contributi sociali e imposte in conto capita
Ie, e diminuita di 1,2 punti percentuali, passando dal
44,8% al 43,60/0 (Figura 1.28). La pressione fiscale cor
rente, al netto quindi delle imposte in conto capitale,
si e ridotta di 0,9 punti percentuali.

D 1996

IRL

fJj 1995

B DK G EL
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Fonte: Commissione europea
(a) Imposte dirette, indirette, contributi sociali in rapporto al Pil
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Figura 1.28 - Pressione fiscale di parte corrente (a) nei paesi dell'Ue in percentuale del Pi! - Anni
1995-1998 (ualori percentuali)
60,--------~--------------------___.
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applicate alla serie storica, hanno determinato un
mutamento nella composizione delle entrate ri
spetto ai precedenti conti. Tali riclassificazioni si
sono tradotte prevalentemente in un dirottamen
to verso Ie imposte indirette di quote di tributi
prima contabilizzati tra i trasferimenti diversi (in
particolare, il contributo di concessione edilizia a
favore dei comuni, i canoni di concessione delle
telecomunicazioni versati allo Stato, i diritti came
rali versati alle Camere di commercio).

Tornando a considerare Ie dinamiche congiun
turali, nell'ambito delle imposte indirette il gettito
dell'IVA ha fatto registrare una crescita sostenuta
(+11,8%), pur in presenza di un rallentamento dei
consumi, soprattutto in conseguenza dell'aumen
to delle aliquote disposto a fine 1997. Le imposte
sulla produzione hanno mostrato nel complesso
una crescita contenuta, frenate dalla moderata
espansione delle attivita produttive.

Le imposte dirette, diminuite del 5,7%, hanno
risentito, oltre che della soppressione di alcuni
tributi (ILOR, ICIAP, imposta sul patrimonio net
to), della marcata riduzione del gettito dell'impo
sta sostitutiva sugli interessi, connessa alla rapida
riduzione dei tassi di rendimento sui titoli e di al
cune modifiche normative. Positiva e stata invece
la dinamica del gettito dell'IRPEF favorita dal sensi
bile aumento delle ritenute d'acconto sui redditi
da lavoro autonomo, legato all'aumento delle ali
quote disposto con la manovra per il 1998, e dalla
crescita delle ritenute sui redditi da lavoro dipen
dente, che hanno beneficiato, in presenza di una
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La stima defl'attivita di produzione del settore istituzionale
delle amministrazioni pubbliche

78

Aifini della costruzione del
le tavole intersettoriali
dell'economia italiana per gli
anni 1992-1998 le stime
dell'attiuita di produzione, di
consumo e di distribuzione dei
redditi primari svolta dalle
Amministrazioni Pubbliche so
no state effettuate seguendo la
nuova classijicazione delle at
tioita economiche NACE Rev. 1,
adottata nel SEC95. Nella nuo
va classificazione, it criterio
per assegnare un 'attiuitd pro
duttiva svolta da un 'unitd isti
tuzionale appartenente al set
tore delle amministrazioni pub
bliche a una determinata bran
ca poggia soltanto su elementi
di tipo tecnologico e/o merceo
logico, senza dipendere in al
cun modo dalla natura istitu
zionale delle unitd produttive
considerate. Di conseguenza,
la produzione delle ammini
strazioni pubbliche ed i con
nessi flussi di distribuzione
primaria del reddito possono
essere rintracciati in qualun
que branca di attiuita economi
ca. Quest'approccio rappre
senta un elemento di rottura ri
spetto al SEC 79, secondo il
quale l'attiuita produttiva di ti
po non market effettuata dalle
unitd istituzionali delle ammini
strazioni pubbliche doveva es
sere classificata unicamente
nelle tre brancbe. servizi gene
rali forniti dalle arnministra
zioni pubblicbe, istruzione e
sanita.

La nuova impostazione e
coerente con l'abbandono da
parte del SEC95 delle conven
zioni fissate dal SEC79 riguar
do ai criteri di classijicazione
delle unitd statistiche nei setto
ri istiticzionali, che presuppone-

vano una corrispondenza biuni
voca tra it settore istituzionale
delle amministrazioni pubbliche
e le branche dei servizi genera
li delle amministrazioni pubbli
cbe, istruzione e sanita. L'ado
zione del nuovo criterio di clas
sificazione delle unita istittczio
nali fissato dal SEC95 ha ri
chiesto un'intensa attiuitd
d'analisi che ha portato alia ve
rifica, in primo luogo, delle ca
ratteristiche giuridiche e in se
condo luogo di quelle economi
che di ciascuna unita. A questo
proposito si e applicato il co
siddetto criterio del "prezzo
economicamente significatiuo"
(calcolato in base al rapporto
fra ricavi derivanti dalle vendi
te e costi complessivi di produ
zione) allo scopo di identijicare
le attioita market (cioe quelle
per le quali it suddetto rapper
to e superiore al 50%) e non
market (le altre) dell'unitd isti
tuzionale considerata.

La caratteristica fondamen
tale di questa processo di revi
sione e rappresentata dalla
realizzazione di un archivio di
dati elementari, la cui unita
d'analisi e l'unita istituzionale
cosi come definita dal SEC95.
Esso costituisce un corpo di
informazioni integrate, ottenute
a partire dai microdati (relativi
a ciascun unitd istitu.zionale), in
un 'ottica nella quale le stime
delle singole voci economiche
costruite per settore istituzio
nale sono coerenti (sin dall'ori
gine) con quelle costruite a li
vello di branca di attiuitd eco
nomica.

L'arcbiuio di dati elementari
consente L'identificazione delle
diverse attiuita svolte dalle
unita istituzionali nella veste di

produttori. Esso e stato co
struito principalmente sulla ba
se di due fonti informative: i bi
lanci degli enti che appartengo
no al settore Pubblica ammini
strazione e it censimento delle
imprese e delle istituzioni. Dal
la prima fonte sono state rica
vate le informazioni necessarie
per stimare le variabili econo
miche cosi come definite dal si
stema di contabilitd nazionale
ed effettuare l'analisi secondo
la funzione economica (seguen
do la classijicazione COFOC);
la seconda fonte ha fornito
informazioni su variabili non
monetarie come la forma giuri
dica, il codice fiscale, it numero
di addetti per attiuita economi
ca, la ripartizione geografica, il
numero di unita locali, ed esta
ta utilizzata, in correlazione
con altre fonti specificbe, per
effettuare la stima delle unita di
lavoro per settore di attiuitd
economica e regione di ciascu
na istituzione.

Nella Tavola 1.25 viene mo
strata per gli anni 1992 e 1998
la distribuzione percentuale per
branca della produzione non
market e della produzione
market (valutata ai prezzi ba
se) delle amministrazionipubbli
che. Nel 1992 it 94% della pro
duzione non market era con
centrato nelle branche dei servi
zi generali forniti dalle ammini
strazioni pubblicbe, dell'istru
zione e della sanita. It nuovo
processo di stima ha consentito
peraltro di evidenziare altre at
tioita come la ricerca e suiluppo
0,2%), l'assistenza sociale
0,2%) e Ie attiuita ricreatiue,
culturali e sportive (2,1%). La
produzione market riguarda
principalmente la distribuzione
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di elettricita, gas e acqua
(12,8%), la locazione degli im
mobili (9,6%), 10 smaltimento
dei rifiuti e acque di sea rico
(33%), e la gestione dei concor
si a pronostico classificata nel
le attiuitd ricreatiue, culturali e
sportive no, 7%). Il conjronto

con il1998 mostra che la distri
buzione percentuale della pro
duzione non market e rimasta
sostanzialmente inuariata, evi
denziando un lieve ridimensio
namento della quota relativa ai
servizi dell'istruzione a javore
dei servizi generali e di quelli

1. LA CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1998

inerenti le atiiuita ricreatiue,
culturali e sportive. Queste ulti
me, a lora volta, hanna assunto
un peso pill elevato nella produ
zione market a motiuo, soprat
tutto, della crescita delle atti
vita di gestione dei concorsi
pronostici e delle lotterie.

Tavola 1.25 - Produzione non market e produzione market effettuata dalle amministrazioni pub
bliche per branca di attivita economica - Anni 1992 e 1998 (composizioni percentuali)

BRANCHE PRODUZIONE NONMARKET PRODUZIONE MARKET

Agricoltura
Silvicoltura
Produzione e lavorazione delle carni
Energia elettrica e a vapore

Gas
Acqua
Commercio al dettaglio

Alberghi e campeggi
Trasporto passeggeri su strada
Attivita di supporto ai trasporti
Locazione immobili

Ricerca e sviluppo
Attivita legali, consulenze, vigilanza
Amministrazione pubblica,
assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione
Servizi ospedalieri

Studi medici e servizi veterinari
Assistenza sociale

Smaltimento rifiuti e acque di scarico
Attivita organizzative e associative

non classificati altrove

Attivita ricreative culturali e sportive
Altre attivita dei servizi

Totale

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
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L'evoluzione della spesa per pensioni di vecchiaia e anzianita
All'interno del sistema preui- strutturale in una serie tempera- tore pubblico e privato.

denziale le pensioni IVS (inoali- le, in modo da massimizzare le Tra it 1975 ed i11983, in cor-
dita, vecchiaia e superstiti) as- differenze tra i tassi medi di ere- rispondenza di una consistente
sorbono piu del 90% della spesa scita di periodo e, nello stesso crescita economica, la spesa to-
pensionistica complessiva: tra tempo, minimizzare la uariabilitd tale per le pensioni di vecchiaia
queste Iepensioni di vecchiaia e all'interno di ciascuno di essi. La e anzianitd eaumentata media-
arizianitd rappresentano it com- procedura di stima ha consenti- mente del 7,8%. L'incremento
parto economicamente piu rile- to di suddiuidere it periodo ana- osservato esolo in minima par-
vante (70% della spesa erogata lizzato in tre intervalli temporali te attribuibile alle variazioni del
per le pensioni IVS). Tra it 1975 caratterizzati da differenti ten- numero dellepensioni, dipenden-
e il1998 si everificato un incre- denze evolutive delle prestazioni do in misura prevalente dalla
mento consistente della spesa di vecchiaia e artzianitd: dal crescita dell'importo medio. Ta-
per tali prestaziontpensionisti- 1975 a11983, dal1984 al1994 le risultato non e, tuttauia, omo-
che con un rallentamento della ed infine dal 1995 al 1998. geneo nei due settori considera-
uelocitd di crescita a partire dal Durante il periodo esaminato ti. Mentre, infatti, per it settore
1994, per effetto dei prouuedi- la spesa complessiva per le pen- privato la crescita della spesa e
menti di riforma adottati nel sioni di vecchiaia e anzianitd e correlata maggiormente all'euo-
1992 (legge Amato) e nel 1995 aumentata mediamente del 6,5%: luzione dell'importo medio, nel
(riforma Dini). l'incremento e stato determinato settore pubblico prevale la com-

La crescita della spesa per da una crescita di pari entitd ponente dovuta alla crescita
lepensioni di vecchiaia e anzia- dell'irnporto medio annuo e del della numerositd delle pensioni.
nita e stata mediamente supe- numero delle pensioni erogate Nel periodo 1984-1994 la
riore a quella dell'economia: (+3,3%), L'aumento piu consi- crescita della spesa pensionistica
l'incidenza della spesa rispetto stente ha interessato il settore si e ridotta solo lievemente ri-
al Pil e piu che raddoppiata, pubblico, con tassi di variazione spetto al periodo precedente. In
passando daI4,2% del 1975 al del 4,7% e del 2,3% rispettiua- questo caso, pero, e stato l'incre-
9,7% del 1998 (Figura 1.29). mente per il numero e per l'im- mento del numero delle pensioni

La Tavola 1.26 riporta le stime porto medio annuo delle presta- ad essere la principale causa. La
dei tassi medi annui di uariazio- zioni.· cia ha determinato una ere- dinamica del settore pubblico ha
ne per settore, del numero delle scita media della spesa pari al influenzato maggiormente l'eiolu-
pensioni di vecchiaia e anzianita, 6,9% annuo. Nel settore privato, zione della spesa pensionistica di
della spesa complessiva e del inuece, la spesa e aumentata me- vecchiaia e anzianua, per ejJetto
relativo importo medio, al netto diamente del 6,3%, afronte di un di un incremento rilevante del nu-
dell'inflazione, per il periodo incremento di circa il 3,1% del mero delle prestazioni erogate.
1975-1998. I valori dei tassi so- numero delle prestazioni erogate Nel settore priuato, inuece, la ere-
no stati ottenuti ricorrendo ad un e di un aumento del 3,3% dell'im- scita ha mostrato una contrazio-
procedimento di stima applicato porto medio. La crescita della ne di circa un punta percentuale:
allogaritmo naturale della serie spesa pensionistica nei due set- la dinamica osservata risulta, tut-
temporale dei dati osservati: il tori e stata dunque determinata tauia, ancora legata in modo so-
coejJiciente di regressione della da fa ttori diversi.· nel settore stanziale all'evoluzione del nume-
retta stimata fornisce il valore pubblico essa e legata preualen- ro delle prestazioni erogate, piut-
del tasso medio annuo di varia- temente all'incremento della nu- tosto che all'andarnento dell'im-
zione. Questa procedura ha con- merositd delle prestazioni eroga- porto medio.
sentito di indiuiduare una suddi- te, mentre nel settore privato il A partire dal 1995 si e veri-
visione del periodo esaminato in numero e l'importo medio hanno ficata una contrazione sensibite
intervalli temporali caratterizza- contribuito in eguale misura della uelocita di crescita della
ti da valori omogenei dei tassi all'evoluzione della spesa. spesa per effetto di un ridotto
annuali di variazione. IIprocedi- L'esame dei tassi di crescita tasso di variazione del numero
mento di determinazione degli in- relatiui a ciascuno degli intervalli delle prestazioni. La riduzione
tervalli estato ricavato median- in cui estato suddiviso ilperiodo ha interessato in modo pii; con-
te l'applicazione di appositi test considerato conferma l'esistenza sistente il settore pubblico. Nel
atti a verificare il cambiamento di differenee sostanziali tra set- settore priuato, invece, la ridu-
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Figura 1.29 - Incidenza suI PiI della spesa per Ie pensioni di vecchiaia e anzianita per settore
(valaripercentuali)
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--+-Totale

--+--Private

---.- Pubblicu

e d.lgs n. 553/1994), it nuava
meccanisma di indicizzaziane
degli importi e l'inasprimenta dei
requisiti di accesso al pensiona
menta anticipato di vecchiaia
(legge n. 449/1997), hanno avuto
eifetti immediati sulla crescita
della spesa agenda sul numero e
sull'irnporto media delle presta
ziani.

Fonte: Istat, Rilevazione dei trattamenti pensionistici

SETTORl TASSI MEDI ANNUl Dr VARIAZIONE

1975-83 1984-94 1995-98 1975-98

Privata
Nurnero 1,3 4,2 2,6 3,1
Spesa camplessiva 7,8 6,8 4,9 6,3
Irnporto media 6,5 2,5 2,4 3,3

Pubblico
Numera 4,5 5,3 2,9 4,7
Spesa camplessiva 8,0 8,2 5,1 6,9
Irnporto media 3,5 2,9 2,2 2,3

Totale
Numero 1,8 4,4 2,6 3,3
Spesa complessiva 7,8 7,2 5,0 6,5
Importo medio 6,0 2,7 2,3 3,3

Tavoia 1.26 - Tassi medi annui di variazione del numero,
dell'importo medio e della spesa compiessiva, al
netto dell'inflazione, delle pensioni di vecchiaia e
anzianita per settore (valari percentuali)

Fonte: Istat, Rilevaziane dei trattamenti pensianistici
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zione della uelocita di crescita
delle prestazioni, a cui si e ag
giunta una modesta contrazio
ne del tasso di variazione
dell'importo medio, ha determi
nato un aumento della spesa
privata per le pensioni di vec
chiaia e an.zianitd leggermente
inferiore a quello riseontrato
nel comparto pubblico.

La riduzione della uelocita di
crescita della spesa nel periodo
1995-1998 osservata per en
trambi i settori PUG essere attri
buita ad alcuni dei provvedimen
ti introdotti eon la riforma del si
stema pensionistieo avviata alla
fine del 1992. Si eregistrato tut
tavia uno sfasamento temporale
tra il momenta in cui sono entra
te in vigore le misure correttive e
quello a partire dal quale si so
no manifestati iprimi effetti sulla
dinamica della spesa. In realtd,
la maggior parte delle misure
adottate avranno eifetti struttu
rali solo nel lungo periodo. Tut
tavia alcuni provvedimenti, quali
il bloceo temporaneo dei pensio
namenti di anzianita, disposto in
due occasioni (d.lgs n. 503/1992

12,-----------------------------------------
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II conto economico delle amministrazioni pubbliche
secondo i1 SEC95

82

In questa paragrafo viene
presentato, per gli anni 1995
1998, il conto economico delle
amministrazionipubbliche elabo
rato secondo il nuovo sistema di
contabilitd nazionale (SEC95) e
vengono sinteticamente descritti
gli andamenti dei saldi e di alcu

.ne poste del nuovo conto.
L'indebitamento netto delle

Amministrazioni pubbliche ri
sulta nel 1998 pari al 2,7%
del Pil, rapporto invariato ri
spetto aile stime pubblicate
precedentemente (Tavola 1.27).
It piu alto livello del deficit
che si registra in valore asso
luto (da 54.330 a 56.238 mi
liardi), viene infatti confronta
to con un Pit anch 'esso in au
mento rispetto aile stime ef
fettuate con il SEC79. It profi
10 di riduzione del rapporto
deficit/Pil tra il1995 e il1998
non esignificativamente muta
to rispetto aile stime prece
denti, segnando solo un mode
rato innalzamento nel livello
del 1996, cui ha fatto seguito
una piu rapida diminuzione
nel 1997. L'indebitamento net
to per quell'anno, sulla base
del quale e stato definito I'in
gresso dell'Italia nell'Unione
monetaria europea, e risulta
to nelle nuove stime pari al
2,8% del Pit (0,1 punti percen
tuali superiore al rapporto
calcolato precedentemente),
cosiccbe nel 1998 compare
una modesta riduzione del de
ficit (dal 2,8% al 2, 7%).

Le dinamiche sottostanti il sal
do complessivo hanno mostrato
alcuni mutamenti di rilevo. eli inte
ressipassioi, aumentati comples
sivamente nei nuovi conti in valore
assoluto ed in rapporto al Pil per
ejJetto della contabilizzazione
per competenza economica (nel
1998 sono risultatipari all'8% del

Pil a fronte del 7,5% della prece
dente serie), hanno fatto registra
re, rispettoai precedenti conti, an
che una diversa dinamica. In par
ticolare, il profilo di riduzione del
loropeso relatiuo, che secondo la
vecchia versione si osservava gia
dal 1996, si registra ora solo a
partire da11997.

It saldo primario, collocatosi
nel 1998 al 5,2% del Pit, e risul
tato a sua volta, secondo il nuo
vo schema, leggermente superio
re per tutto il periodo considera
to. L'incidenza della revisione
non e stata peraltro costante nel
corso degli anni: anche in questa
caso, la differenza erisultata piu
marcata nel 1996, anna in cui,
tuttauia, in presenza di un piic
eleva to peso della spesa per in
teressisul Pit, si edeterminato un
peggioramento del livello dell'in
debitamento netto rispetto a
quello stimato secondo it SEC79.

It saldo corrente, risultato nel
1996 peggiore rispetto alle pre
cedenti stime di 0,5 punti, ha mo
strato negli anni successivi diffe
renze piic contenute (-0,1 punti
percentuali nel 1997 e -0,2 nel
1998). I modesti mutamenti che
si sono auuti, lungo l'arco del pe
riodo, nel saldo del conto capt
tale sono connessi soprattutto al
venire meno della contabilizza
zione, dal lato delle uscite, dei
pagamenti in titoliper il rimborso
di crediti d'imposta pregressi, in
conseguenza del nuovo criterio
di registrazione delle imposte
per competenza economica.

Per quanto riguarda ipiu rile
vanti aggregati del conto, l'appli
cazione del nuovo sistema di
contabilita nazionale ha determi
nato, lungo tutto ilperiodo consi
derato, un abbassamento dell'in
cidenza sul Pit delle entrate com
plessive. eli aumenti registrati in
valore assoluto nelle entrate

correnti (per effetto soprattutto
dell'innalzamento delle imposte
dirette e indirette) infatti, sono
risultati inferiori in percentuale
ai corrispondenti aumenti del Pil
derivanti dall'applicazione del
SEC95. La pressione fiscale eri
sultata pertanto anch 'essa infe
riore rispetto alle precedenti se
rie, mostrando nel 1998 una ri
duzione di 0,4 punti percentuali.

Anche Ie uscite totali hanno
complessivamente diminuito illo
ro peso percentuale sul Pit, per
effetto soprattutto della flessione
delle spese correnti, che tuttavia
non erisultata costante nel qua
driennio. Nell'ambito di queste ul
time si osserua, rispetto alie pre
cedenti serie, un marcato au men
to deli'incideriza sul Pil dei con
sumi intermedi (intorno a 1,8pun
ti percentuali nell'intero periodo)
e una ancora piu marcata ridu
zione del peso delle prestazioni
sociali (circa 2,5 punti percen
tuali). Tali modifiche sono en
trambe in larga parte connesse
ad un diverso criterio di registra
zione delle prestazioni sociali in
natura previsto dal SEC95, che
richiede che tali import! vengano
registrati tra gli acquisti di beni e
servizi della Pubblica ammini
strazione.

Illivello del rapporto tra it de
bitopubblico e it Pil erisultato ri
dotto nel periodo 1995-1998 in
conseguenza della revisione al
rialzo operata su quest'ultimo
aggregato. La riduzione e stata
uniforme neiprimi treanni delpe
riodo (-2,1 punti percentuali) e
solo lievemente inferiore nell'ulti
mo anna (-1,9 punti percentuali).
Sulla base della nuova serie, dun
que, la diminuzione del rapporto
debito/Pil appare, ne11998, di in
tensita leggermente inferiore ri
spetto a quella evidenziata dalla
precedente serie.
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Tavola 1.27 - Conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - SEC95 - Anni 1995
1998 (miliardi di lire correnti e va10ri percentuali)

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998

Fonte. Istat, Conti economici nazionali
(a) Imposte dirette, indirette, in cicapitale, contributi sociali etfettivi e figurativi in rapporto al Pil,

VOCI ECOl\OMICHE

Uscite
Consumi collettivi

di cui. redditi da lavoro dipendente
consumi intermedi

Prestazioni sociali
Altre uscite correnti
Uscite correnti al netto di interessi
Interessi passivi
Totale uscite correnti
lnvestimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
AItre uscite in c/capitaIe
Totale uscite in c/capitale
Totale uscite complessive
Entrate
Imposte dirctte
Impostc indirette
Contributi sociali effettivi
Contributi sociali figurativi
Altre entrate correnti
Totale entrate correnti
Imposte in c/capitale
Altre entrate in c/capitale
Totale entrate in c/capitale
Totale entrate complessive
Saldo corrente
Indebitamento netto
Saldo primario

Uscite
Consumi collettivi

di cui. redditi da lauoro dipendente
consumi intermedi

Prestazioni sociali
Altre uscite correnti
Uscite correnti al netto di interessi
Interessi passivi
Totale uscite correnti
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Altre uscite in c/capitale
Totale uscite in c/capitale
Totale nscite complessive
Entrate
Imposte dirette
Imposte indirette
Contributi sociali effettivi
Contributi sociali figurativi
Altre entrate correnti
Totale entrate correnti
Impostc in c/capitale
Altre entrate in c/capitale
Totale entrate in c/capitale
'I'otale entrate complessive
Pressione fiscale (a)
Saldo corrente
Indebitamento netto
Saldo primario

VALOR! ASSOLCTI VARlAZIONIPERCENTIIALl

Anni

1995 1996 1997 1998 1997/1996 1998/1997

319.134 344.148 358863 372535 4.3 3,8
200,521 218.305 229.862 221953 5,3 -3,4
120962 129.831 133259 141.744 2,6 6,4
298752 320665 344034 350.187 7,3 1,8
43.302 50101 46.850 51360 -6,5 9,6

661.188 714.914 749.747 774.082 4,9 3,2
205.991 218.574 186627 164.058 -14,6 -12,1

867.179 933.488 936.374 938.140 0,3 0,2
38.109 42.226 45.119 49932 6,9 10,7
24001 23.242 20.183 21.009 -13,2 4,1
20621 4.201 3505 4190 -16,6 19,5

82.731 69.669 68.807 75.131 -1,2 9,2
949.910 1.003.157 1.005.181 1.013.271 0,2 0,8

263.494 290.955 318796 297256 9,6 -6,8
215.935 224.852 244.485 317094 8.7 29,7
232928 278.359 296.935 259.334 6,7 -12,7

30881 7.807 7618 7.830 -2,4 2,8
55.134 60682 65.111 62.891 7,3 -3,4

798.372 862.655 932.945 944.405 8,1 1,2
10.214 5.577 13942 7.801 150,0 -44,0
4.483 2.439 3.714 4827 52,3 30,0

14.697 8.016 17.656 12.628 120,3 -28,5
813.069 870.671 950.601 957.033 9,2 0,7
-68.807 -70.833 -3.429 6.265

-136.841 -132.486 -54.580 -56.238
69.150 86.088 132.047 107.820

IKCIDENZA PERCENTCALE SUL I'lL

17,9 18,2 18,2 18,1
11,2 11,5 11,6 10,8
6,8 6,8 6,7 6,9

16,7 16,9 17,4 17,0
2,4 2,6 2,4 2,5

37,0 37,7 38,0 37,6
11,5 11,5 9,5 8,0

48,5 49,2 47,4 45,6
2,1 2,2 2,3 2,4
1,3 1,2 1,0 1,0
1,2 0,2 0,2 0,2

4,6 3,7 3,5 3,7
53,1 52,9 50,9 49,2

14,7 15,3 16,1 14,1
12,1 11,9 12,4 15,4
13,0 14,7 15,0 12,6

1,7 0,4 0,4 0,4
3,1 3,2 3,3 3,1

44,7 45,5 47,2 45,9
0,6 0,3 0,7 0,4
0,3 0,1 0,2 0,2
0,8 0,4 0,9 0,6

45,5 45,9 48,1 46,5
42,2 42,6 44,7 43,2
-3,8 -3,7 -0,2 0,3
-7,7 -7,0 -2,8 -2,7
3,9 4,5 6,7 5,2
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L'impatto redistributivo della legge finanziaria 1999

Obiettivo di questo approfondimento e valuta
re ex ante l'impatto di alcune misure della Legge
Finanziaria per il 1999 sulla distribuzione del red
dito tra Ie famiglie e sulla poverta nel 1999. Come
di consueto, 10 strumento di analisi utilizzato e il
modello di microsimulazione MASTRICT (model
10 di analisi e simulazione dei trasferimenti, delle
Imposte e dei contributi sociali) dell'Istat. A parti
re dai redditi netti individuali rilevati dall'indagine
della Banca d'Italia sui bilanci delle famiglie, il mo
dello ricostruisce i redditi lordi e imponibili, le

imposte dirette dovute, i trasferimenti ricevuti e,
da ultimo, il reddito disponibile delle famiglie ita
liane nell'anno di riferimento, comprensivo di una
stima dell'evasione fiscale. Rispetto alla scorsa edi
zione del Rapporto, al modello sono stati appor
tati ulteriori miglioramenti. Per la base informati
va, l'indagine pill recente e ancora quella relativa al
1995.

In particolare, si confrontano tre scenari simu
lati per il 1999: la legislazione vigente a fine 1998
(scenario base) (Tavola 1.28), la legislazione modi-

Tavola 1.28 - Reddito familiare disponibile, indici di disuguaglianza e di poverta per tipologia fami-
liare ne11999: valori medi (migliaia di lire e valori percentuali)

SCENARIO BASE INDICI DI DISEGUAGLIANZA [NDICI DI POVERTA (a)

Reddito Indice di Indice di Indice di Indice di
LEGISLAZIONE 1998 familiare Gini Atkinson (b) diffusione intensita

Tipologie familiari in complesso 53.431 36,04 20,51 14,80 28,23

Capofamiglia lavoratore indipendente 84.238 43,07 26,47 10,97 32,75
Capofamiglia lavoratore dipendente 56.074 30,46 14,34 11,28 22,70

di cui: puhhlico 59.953 28,72 13,22 7,27 19,64
priuato 53614 31,42 14,86 13,83 23,72
operaio 44437 26,56 11,26 19,10 24,18

Capofamiglia pensionato 43.806 33,59 16,00 13,75 20,82

Italia nord-occidentale 58.987 35,00 17,28 5,90 19,59
Italia nord-orientale 63.567 32,06 16,07 5,62 22,76
Italia centrale 57.802 32,43 16,52 8,30 23,27
Italia meridionale e insulare 40.080 35,73 21,79 31,67 30,93

Famiglie monocomponente 26.159 37,71 20,11 15,68 18,50
Famiglie can 2 a 3 componenti 54.358 35,03 19,19 10,98 28,74
Famiglie can 4 a 5 componenti 65.186 34,96 21,10 18,53 31,33
Famiglie can 6 a pili componenti 74.642 39,53 26,75 35,26 34,17
Famiglie can un solo percettore di reddito 29.274 40,13 24,59 25,46 27,56

di cui: famiglie monoreddito dipendente 35.038 36,87 20,19 26,34 23,71
monoreddito pensionato 23798 35,55 16,22 21,60 19,81

Famiglie can 2 percettori di reddito 56.858 34,92 19,00 12,21 30,18
Famiglie can 3 a pili percettori di reddito 82.808 29,87 13,70 4,75 20,39

Capofamiglia fino a 39 anni 49.502 35,42 21,40 19,52 33,56
Capofamiglia fra 40 e 59 anni 62.816 35,88 21,61 13,92 31,74
Capofamiglia can 60 anni ed oltre 45792 36,17 18,61 13,10 19,91

Capofamiglia maschio 59.072 36,11 20,75 13,47 30,84
Capofamiglia femmina 37.285 35,61 19,45 18,61 22,80

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Banca d'Italia
(a) Linea della poverta. 24.716.000 lire di reddito disponibile per una famiglia di tre persone.
(b) II grado di avversione alia disuguaglianza e posta pari a 1.
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ficata dal solo rimborso del contributo straordi
nario per l'Europa (scenario 1) e la legislazione
modificata dal rimborso e da altre misure conte
nute nella Legge Finanziaria per il 1999 0 nella leg
ge collegata (scenario 2). Come risultato generale,
si puo stimare che il complesso dei provvedi
menti esaminati provochera un aumento del red
dito disponibile di una famiglia pari, in media, a
circa 240 mila lire, l'invarianza della distribuzione
del reddito e una leggera diminuzione della po
verta. Dall'analisi emergono alcune interessanti
differenze tra 10 scenario intermedio e 10 scena
rio finale, anche in termini di distribuzione degli

effetti per decile di reddito equivalente, dimen
sione della famiglia, area geografica e condizione
professionale.

It rimborso dell'eurotassa

Secondo la stima del modello, il costo com
plessivo della restituzione del contributo straor
dinario per l'Europa, la cosiddetta Eurotassa am
monterebbe a circa 3.100 miliardi, corrispon
denti a un aumento di 157 mila lire del reddito
disponibile medio familiare (Tavola 1.29). Per

Tavola 1.29- Reddito familiare disponibile, indici di disuguaglianza e di poverta per tipologia fami
liare ne11999: variazioni medie rispetto allo scenario base (migliaia di lire e ualori percen
tuali)

INDICI DI POVERTA(a)SCENARIO 1 INDICI DI DISEGUAGLIANZA

Reddito Indice di Indice di
IMPATIO RIMBORSO familiare Gini Atkinson (b)

Tipologie familiari in compiesso 157 0,11 0,10

Capofamiglia lavoratore indipendente 395 0,17 0,17
Capofamiglia lavoratore dipendente 186 0,11 0,09

eli cui: pubblico 206 0,09 0,08
privato 174 0,12 0,10
operaio 63 0,04 0,03

Capofamiglia pensionato 68 0,07 0,05

Italia nord-occidentale 191 0,11 0,10
Italia nord-orientale 200 0,12 0,10
Italia centrale 181 0,09 0,09
Italia meridionale e insulare 90 0,09 0,08

Famiglie monocomponente 47 0,09 0,08
Famiglie con 2 0 3 componenti 156 0,11 0,10
Famiglie con 4 0 5 componenti 210 0,12 0,10
Famiglie con 6 0 pili componenti 285 0,11 0,18

Famiglie can un solo percettore di reddito 58 0,08 0,07
di cui: jamiglie monoreddito dipendente 96 0,11 0,11

monoreddito pensionato 21 0,05 0,04
Famiglie con 2 percettori di reddito 189 0,12 0,11
Famiglie con 3 0 pili percettori di reddito 230 0,10 0,08

Capofamiglia fino a 39 anni 145 0,11 0,10
Capofamiglia fra 40 e 59 anni 221 0,12 0,11
Capofamiglia con 60 anni ed oltre 98 0,08 0,08

Capofamiglia maschio 188 0,11 0,11
Capofamiglia femmina 70 0,08 0,06

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Banca d'Italia
(a) Linea della poverta: 24.716.000 lire di reddito disponibile per una famiglia di tre persone.
(b) n grado di avversione alla disuguaglianza e posto pari a 1.

Indice di
diffusione

Indice di
intensita

-0,01
-0,01

-0,01

-0,01

-0,01
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l'insieme delle famiglie la disuguaglianza, misura
ta sia dall'indice di Gini che dall'indice di Atkin
son, cresce di un decimo di punto percentuale.
Gli indici di poverta, definita in termini relativi
piuttosto che assoluti e in termini di reddito
piuttosto che di consumi, restano invariati. Va
ricordato che il calcolo di tutti questi indici com
porta la traduzione del reddito monetario in
reddito equivalente, per tenere conto della di
versa dimensione delle famiglie: a questo fine e
stata impiegata la scala di equivalenza usata dalla
Commissione di Indagine sulla poverta e
sull'emarginazione.

La moderata regressivita degli effetti del rim
borso dell'Eurotassa e confermata dall'andamento
delle variazioni del reddito disponibile per decile
di reddito familiare equivalente, cioe rispetto
all'universo delle famiglie ordinato in senso cre
scente di reddito familiare equivalente e diviso in
10 parti uguali (Figura 1.30). II guadagno medio cre
sce all'aumentare del reddito familiare, fino a rag
giungere Ie 900 mila lire per il decile pili ricco: an
che Ie variazioni percentuali sono crescenti fino
allo 0,6% dei redditi pili alti. Questi risultati confer
mana (con segno opposto) l'impatto redistributi
vo di questa imposta straordinaria istituita dalla Fi-

Tavola 1.30 - Reddito familiare disponibile, indici di disuguaglianza e di poverta per tipologia familiare ne11999:
variazioni medie rispetto allo scenario base (rnigliaia di lire e valori percentuali)

SCENARIO 2 INDICI OJ DISEGUAGLIANZA INDICI DI POVERTA (a)

Reddito Indice di Indice di Indice di Indice di
IMPATTO RIMBORSO familiare Gini Atkinson (b) diffusione intensrta

Tipologie familiari in complesso 243 -0,01 -0,25 -0,46 -0,10

Capofamiglia lavoratore indipendente 450 0,11 0,08 -0,45 0,68
Capofamiglia lavoratore dipendente 261 0,01 -0,02 -0,30 -0,47

di cui: pubblico 256 0,03 0,01 -0,31 -0,08
privato 264 0,00 -0,04 cO,30 -0,63
operaio 188 -0,14 -0,13 -0,55 -0,45

Capofamiglia pensionato 147 -0,06 -0,08 -0,60 0,07

Italia nord-occidentale 224 0,06 0,05 -0,04 -0,47
Italia nord-orientale 243 0,06 0,04 -0,06 -0,06
Italia centrale 245 0,02 -0,06 -0,44 0,14
Italia meridionale e insulare 257 -0,14 -0,74 -1,09 -0,03

Famiglie monocomponente 81 -0,02 -0,03 -0,15 -0,35
Famiglie con 2 0 3 componenti 209 0,03 0,02 -0,29 0,20
Famiglie con 4 0 5 componenti 339 -0,03 -0,73 -0,87 0,13
Famiglie con 6 0 piu componenti 799 -0,47 -0,68 -0,93 -1,62

Famiglie con un solo percettore di reddito 142 -0,10 -0,66 -0,31 -0,41
di cui: famiglie monoreddito dipendente 219 -0,13 -0,09 -0,59 -0,47

monoreddito pensionato 59 -0,06 -0,06 -0,16 -0,28
Famiglie con 2 percettori di reddito 288 -0,10 -0,68 0,31
Famiglie con 3 0 piu percettori di reddito 283 0,06 0,05 -0,15 0,29

Capofamiglia fino a 39 anni 273 -0,10 -0,22 -0,62 -0,21
Capofamiglia fra 40 e 59 anni 291 0,06 -0,45 -0,46 0,15
Capofamiglia con 60 anni ed oltre 176 -0,05 -0,05 -0,39 -0,26

Capofamiglia maschio 281 -0,32 -0,34 -0,37
Capofamiglia femmina 133 -0,04 -0,07 -0,82 0,38

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Banca d'Italia
(a) Linea della poverta: 24.716.000 lire di reddito disponibile per una famiglia di tre persone.
(b) II grado di avversione alia disuguaglianza e posto pari a 1.
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nanziaria per il 1997, per la quale le simulazioni il
lustrate nella penultima edizione del Rapporto
Annuale avevano riscontrato una progressivita
maggiore di quella dell'IRPEF.

Rispetto alla dimensione della famiglia, ap
paiono meno favoriti i nuclei me no numerosi:
come mostra la Tavola 1.29, la variazione di red
dito in seguito al rimborso dell'eurotassa e infe
riore a 50 mila lire per Ie famiglie di un solo com
ponente. A un esame pili dettagliato non si ri
scontra, tuttavia, una relazione lineare tra dimen
sione della famiglia e variazioni percentuali di
reddito disponibile (Figura 1.31). A livello terri
toriale, in termini assoluti emerge una differen
ziazione a svantaggio del Mezzogiorno, sia pure
meno marcata di quella a svantaggio delle famiglie
con un solo componente.

Per quanto riguarda la condizione professiona
le della persona di riferimento, l'incremento per
centuale maggiore va a dirigenti e professionisti
(Figura 1.32), in corrispondenza di guadagni medi
che superano in entrambi i casi il milione di lire.
L'aumento percentualmente pili ridotto si riscon
tra per le famiglie con persona di riferimento
operaio 0 non occupato: all'interno di quest'ulti
rna categoria, sono le famiglie di inattivi e di disoc
cupati in senso ampio (raccolte nella categoria "al
tro") a ricevere il rimborso pili esiguo, appena in
feriore alle 30 mila lire, mentre alle famiglie con
persona di riferimento pensionato viene restitui
to qualche migliaio di lire in pili degli operai (Ta
vola 1.29).

Rimhorso dell'eurotassa e altre misure della fi
nanziaria 1999

I quattro provvedimenti della finanziaria 1999
considerati in questo scenario di simulazione in
sieme al rimborso dell'eurotassa hanno tutti ef
fetti espansivi sul reddito delle famiglie. Si tratta
innanzitutto di due nuovi assegni per il sostegno
dei carichi familiari, destinati rispettivamente ai
nuclei con almeno tre figli minori e alle nuove
madri che non percepiscono l'indennita di ma
ternita, entrambi condizionati a determinate so
glie del nuovo indicatore della situazione econo-
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mica (ISE). L'aumento del reddito medio dispo
nibile che emerge dalle simulazioni in seguito al
la corresponsione agli aventi diritto dei due asse
gni sfiora le 50 mila lire per famiglia, corrispon
denti a un costo complessivo di quasi 1.000 mi
liardi. Questo valore, molto vicino alIa stima for
nita da altri istituti di ricerca sulla base di modelli
di microsimulazione, e pari a circa il doppio del
le valutazioni ufficiali: gli appositi stanziamenti
previsti dalla Finanziaria potrebbero quindi rive
larsi insufficienti.

Gli altri due provvedimenti aumentano rispetti
vamente di 100 mila lire l'importo mensile degli
assegni sociali e delle pensioni sociali e di 50 mila
lire l'importo annuale della ulteriore detrazione
IRPEF per i pensionati con trattamenti inferiori a
18 milioni annui: in questo caso, l'aumento del red
dito medio familiare simulato dal modello e pari a
circa 37 mila lire.

Le altre misure della finanziaria 1999 che riguar
dano in prima istanza le famiglie non sono com
prese nelle simulazioni perche le informazioni in
corporate nel modello non consentono di indivi
duare i loro effetti sui redditi familiari. In partico
lare, e questo il caso dell'abolizione di alcuni ticket
sanitari e del pagamento di interessi sugli arretrati
dell'integrazione al minimo delle pensioni, misure
per le quali sono state stimate ufficialmente mino
ri entrate e maggiori spese complessivamente pa
ri a quasi 1.400 miliardi.

L'impatto dei quattro provvedimenti, simulati
congiuntamente al rimborso dell'Eurotassa, e un
aumento di circa 240 mila lire del reddito disponi
bile medio familiare rispetto allo scenario base,
pari allo 0,5% circa (Tavola 1.30). L'aumento della
disuguaglianza rilevato nello scenario precedente
viene cosi compensato: mentre l'indice di Gini ri
sulta stazionario, l'indice di Atkinson mostra
un'inversione di tendenza. Il diverso comporta
mento dei due indici dipende dalla maggiore sen
sibilita del secondo al reddito dei pili poveri: mo
strano infatti una diminuzione sia la diffusione, mi
surata dalla percentuale di famiglie povere rispet
to al totale, sia l'intensita della poverta, misurata
dalla differenza percentuale tra il reddito medio
delle famiglie povere e la linea della poverta. In
particolare, rispetto allo scenario base la diffusio-
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2,5,------------------------------------ ---,

Figura 1.30 - Reddito familiare disponbile per decile di reddito disponibile equivalente (uariazioni
percentuali dovute ai provvedimenti rispetto alto scenario base)
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1'1% dei nuclei, solo per le famiglie di dimensione
superiore ai cinque componenti, tra Ie quali la po
verta e piu diffusa, i sostanziosi guadagni causano
anche la diminuzione dell'intensita della poverta,

A livello territoriale, in termini assoluti il Mez
zogiomo ribalta, sia pure di poco, l'ultima posi
zione occupata nello scenario precedente: tenen
do conto delle condizioni economiche medie del
le famiglie meridionali, il miglioramento risulta de
cisamente piu ampio, come confermato dalla di
minuzione di 1,1 punti percentuali della diffusione
della poverta (Tavola 1.29),

Le asimmetrie rispetto alla condizione profes
sionale della persona di riferimento sono concen
trate in alcune qualifiche (Figura 1.32). In termini di
variazioni percentuali, la distanza tra le tre grandi
categorie dei lavoratori dipendenti, indipendenti e
non occupati si riduce: nel caso dei dipendenti,
questo miglioramento e dovuto essenzialmente al
le famiglie con persona di riferimento operaia, il
cui guadagno medio triplica nel passaggio dallo
scenario 1 al 2 (Tavola 1.29); nel gruppo dei non
occupati, pur in presenza di un raddoppio del gua
dagno delle famiglie con persona di riferimento
pensionato, sono gli "altri'' Cinattivi e disoccupati in
senso ampio) a capovolgere la loro posizione rela
tiva, passando dall'ultimo posto al primo in termi
ni di variazione percentuale del reddito disponibi-

65432°

2

Fonte: Istat, Elaborazioni su dati Banca d'ltalia
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ne della poverta scende di circa mezzo punto
percentuale, equivalente all'uscita di 92 mila fami
glie dalla condizione di poverta relativa.

L'andamento delle variazioni di reddito dispo
nibile per decile di reddito familiare mostra un an
damento ad "U", con incrementi piu ridotti per i
redditi intomo alla mediana (Figura 1.30). I due de
cili meno ricchi di famiglie, che per quasi tre quar
ti dei loro componenti si collocano al di sotto del
la linea della poverta, presentano aumenti medi
compresi tra 1'1% e il 2,1%: per il decimo piu po
vero, in particolare, la crescita e pari a circa 330
mila lire. I decili piu alti consolidano, con integra
zioni di scarso rilevo, gli incrementi ottenuti gra
zie al rimborso dell'Eurotassa.

Anche il profilo delle variazioni medie del red
dito per dimensione della famiglia mostra signifi
cative differenze rispetto allo scenario preceden
teo II nuovo assegno familiare per i nuclei con al
meno tre figli e la causa principale del.forte incre
mento percentuale per le famiglie con piu di quat
tro componenti; d'altra parte, gli aumenti dell'as
segno sociale e della detrazione IRPEF per i pen
sionati a basso reddito hanno effetto prevalente
mente sui singoli e sulle coppie (Figura 1.31). E' in
teressante notare che, mentre gli incrementi rea
lizzati dalle famiglie di quattro 0 piu componenti
riescono a portare sopra la soglia di poverta quasi



LA SITUAZIONE DEL PAESE

Figura 1.31 - Reddito familiare disponbile per numero di componenti della famiglia (uariazioni
percentuali dovute ai provvedimenti rispetto alto scenario base)
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Figura 1.32 - Reddito familiare disponbile per qualifica della persona di riferimento (uariazioni
percentuali dovute ai provvedimenti rispetto alto scenario base)
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le. Se in termini assoluti il guadagno di queste fami
glie, che rappresentano il 5,3% del totale in seguito
alla riclassificazione dei dati originari della Banca
d'Italia, e pari (con quasi 330 mila lire) a meno di un
terzo dell' incremento di reddito dei dirigenti e dei
professionisti, in termini relativi esso risulta leg
germente superiore. II notevole recupero degli
inattivi e dei disoccupati, che risultavano penalizza
ti dalle simulazioni presentate nella scorsa edizione
del Rapporto annuale, dipende soprattutto dall'in
troduzione di provvedimenti di sostegno dei cari
chi familiari di tipo universalistico, come i due nuo
vi assegni simulati in questo scenario, a fianco
dell'assegno per il nucleo familiare, strumento di
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tipo previdenziale riservato a lavoratori dipenden
ti e pensionati da lavoro dipendente.
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L'autonomia finanziaria degli enti locali

II processo di decentramento fiscale e prose
guito nel 1996, ultimo anna per il quale sono di
sponibili a livello nazionale i dati per competen
za e per cassa dei bilanci consuntivi delle provin
ce e dei comuni. Iniziato per questi ultimi nel
biennio 1993-1994 a seguito dell'introduzione
dell'imposta comunale sugli immobili (ICO, il
processo si e esteso negli anni pili recenti anche
alle province. Nel 1996 il peso delle entrate tri
butarie per il complesso di queste amministra
zioni e stato pari al 18,5% delle loro entrate cor
renti, segnando un incremento percentuale del
36% rispetto al 1995 (Tavola 1.31). Rispetto alle
province, nei comuni il grado di autonomia tri
butaria ha raggiunto un livello nettamente supe
riore, rna ha segnato un incremento percentuale
sul 1995 assai pili contenuto.

La rilevanza del processo di decentramento fi
scale avvenuto in Italia nel corso degli anni '90 e
testimoniata, peraltro, dalla complessiva varia-

zione del grado di autonomia tributaria tra il 1992
e il 1996: nel caso delle province l'indicatore, cal
colato con riferimento ai valori di accertamento,
e aumentato del 125%, partendo da un livello
piuttosto contenuto, pari all'8,2%; nel caso dei
comuni 10 stesso indicatore e aumentato del 67%
circa, partendo tuttavia da un livello pili consi
stente, pari al 23,4%. Variazioni appena pili con
tenute hanno realizzato, nello stesso periodo
temporale, gli indicatori calcolati rispetto ai valo
ri delle riscossioni: nelle province il grado di au
tonomia tributaria e aumentato del 116,5%, nei
comuni del 64,4%.

Al notevole incremento del grado di autono
mia tributaria ha corrisposto un aumento ancor
pili elevato del carico fiscale pro capite. A livello
nazionale il valore pro capitedegli accertamenti e
passato, per i tributi comunali, da 273 mila lire nel
1992 a 516 mila lire nel 1996, con una variazione
percentuale pari a circa 1'89% (Tavola 1.33). An-

Tavola 1.31 - Grado di autonomia tributaria (a) delle amministrazioni provinciali e comunali per ripar-
tizione geografica (ualori percentuali)

GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA

RIPARTIZIONI Province Comuni

GEOGRAFICHE Anni Variazione percentuale Anni Variazione percentuale

1992 1995 1996 1992-1996 1995-1996 1992 1995 1996 1992-1996 1995-1996

ACCERTAMENTI

Italia nord-occidentale 11,4 18,3 26,4 131,6 44,3 25,6 42,0 44,2 72,7 5,2
Italia nord-orientale 11,1 17,7 23,0 107,2 29,9 25,3 40,3 41,9 65,6 4,0
Italia centrale 7,9 13,4 18,7 136,7 39,6 24,6 43,2 43,9 78,5 1,6
Italia meridionale 5,4 9,3 11,6 114,8 24,7 21,2 31,5 32,0 50,9 1,6
Italia insulare 4,7 7,6 9,7 106,4 27,6 15,7 23,5 24,1 53,5 2,6

Totale Italia 8,2 13,6 18,5 125,6 36,0 23,4 37,8 39,0 66,7 3,2

RISCOSSIONI

Italia nord-occidentale 11,8 18,9 25,8 118,6 36,5 26,3 43,6 43,5 65,4 -0,2
Italia nord-orientale 10,9 18,4 22,1 102,8 20,1 25,5 40,8 41,0 60,8 0,5
Italia centrale 8,1 14,4 17,8 119,8 23,6 24,7 43,5 44,0 78,1 1,1
Italia meridionale 6,1 9,8 11,0 80,3 12,2 20,6 33,0 31,4 52,4 -4,8
Italia insulare 4,8 7,3 12,6 162,5 72,6 15,5 23,0 25,4 63,9 10,4

Totale Italia 8,5 14,1 18,4 116,5 30,5 23,6 38,6 38,8 64,4 0,5

Fonte: Istat, Elaborazioni sui certificati di canto consuntivo delle amministrazioni provinciali e comunali
(a) Entrate tributarie in rapporto aile entrate correnti.
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che nel 1996 l'incremento rispetto all'anno pre
cedente e stato ragguardevole e superiore al tasso
di inflazione. Ancora pili consistente e concen
trato nel tempo e stato l'aumento degli accerta
menti pro capite nel caso dei tributi provinciali,
che tuttavia si ponevano su livelli iniziali molto pili
contenuti.

Il processo di decentramento fiscale a favore di
province e di comuni ha prodotto un fenomeno
collaterale che assume rilevanza sotto il profilo ge
stionale, oltre che finanziario. Esso riguarda la ge
stione delle nuove basi imponibili da parte delle
amministrazioni locali e puo essere misurato dalla
capacita di riscossione dei tributi propri, calcolata
come rapporto percentuale tra riscossioni in con
to competenza e accertamenti relativi a ciascun
esercizio considerato. Emerge anche una consi
stente diminuzione della capacita di riscossione da
parte delle amministrazioni comunali; al contra
rio, nelle amministrazioni provinciali 10 stesso in
dicatore tende ad aumentare negli ultirni anni in
misura significativa. I due opposti andamenti sono
comuni agli enti locali di tutte le regioni e possono

essere spiegati dalle differenze che sussistono tra
le nuove basi imponibili assegnate ai comuni e alle
province. Infatti, mentre l'imposta comunale sugli
immobili presenta difficolta di gestione consi
stenti, anche in relazione allo stato del catasto edi
lizio, i principali tributi provinciali assumono la
forma di addizionali ad imposte erariali e regiona
li che, per loro natura, sono di pili facile gestione
amministrativa.

Ulteriori modificazioni nella struttura delle en
trate degli enti locali si sono prodotte tra il 1992 ed
il 1996 a causa degli incrementi registrati dalle en
trate extratributarie, costituite per gran parte dai
proventi tariffari per i servizi pubblici locali. In
termini di accertamento illoro valore pro capitee
cresciuto del 33,4% nelle province e del 24% circa
nei comuni. Conseguentemente, nelle province il
peso relativo delle entrate extra-tributarie sul tota
Ie delle entrate correnti e salito a livello nazionale
dal 6,7% nel 1992 al 7,1% nel 1996, mentre nei co
muni esso e aumentato dalI7,6% al 19,3%. Tale fe
nomeno, insieme con l'aumento del peso delle
entrate tributarie, ha determinato un ampliamen-

Tavola 1.32 - Grado di autonomia finanziaria (a) delle amministrazioni provinciali e comunali per
ripartizione geografica (ualori percentuali)

GRADO Dr AUTONOMIA TRIBUTARIA

RIPARTIZIONI Province Comuni

GEOGRAFICHE Anni Variazione percentuale Anni Variazione percentuale

1992 1995 1996 1992-1996 1995-1996 1992 1995 1996 1992-1996 1995-1996

ACCERTAMENTI

Italia nord-occidentale 19,5 27,2 35,3 81,0 29,8 46,8 64,3 68,1 45,5 5,9
Italia nord-orientale 19,3 27,3 32,9 70,5 20,5 49,0 64,8 67,2 37,1 3,7
Italia centrale 15,2 21,2 25,8 69,7 21,7 43,6 63,0 64,4 47,7 2,2
Italia meridionale 12,4 15,7 18,4 48,4 17,2 30,5 42,4 43,0 41,0 1,4
Italia insulare 8,3 12,6 15,5 86,7 23,0 23,5 32,0 32,9 40,0 2,8

Totale Italia 14,9 20,8 25,6 71,8 23,1 41,0 56,3 58,3 42,2 3,6

RISCOSSIONI

Italia nord-occidentale 19,5 28,0 34,7 77,9 23,9 46,9 63,5 66,9 42,6 5,4
Italia nord-orientale 19,5 27,8 31,2 60,0 12,2 49,0 64,7 66,5 35,7 2,8
Italia centrale 15,0 21,7 25,2 68,0 16,1 42,4 62,2 64,3 51,7 3,4
Italia meridionale 13,1 17,5 17,2 31,3 -1,7 28,0 41,5 40,7 45,4 -1,9
Italia insulare 8,6 12,4 18,7 117,4 50,8 21,6 29,7 34,0 57,4 14,5

Totale Italia 15,1 21,5 25,4 68,2 18,1 40,0 55,3 57,6 44,0 4,2

Fonte: Istat, Elaborazioni sui certificati di conto consuntivo delle amministrazioni provinciali e comunaIi
(a) Entrate tributarie in rapporto aile entrate correnti.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998 93



LA SITUAZIONE DEL PAESE

to del grado di autonomia finanziaria delle ammi
nistrazioni locali, definito come rapporto tra la
somma delle entrate tributarie ed extratributarie e
il totale delle entrate correnti

I mutamenti avvenuti durante il periodo consi
derato nella struttura delle entrate degli enti locali
si sono verificati con intensita differenti nelle varie
aree territoriali del paese. In particolare, il grado
di autonomia tributaria e aumentato in misura
maggiore nei comuni e nelle province dell'Italia
centrale e nord-occidentale e in misura minore
negli enti dell'Italia meridionale ed insulare. Negli
enti locali dell'Italia nord-orientale gli indicatori
hanno presentato una dinamica analoga a quella
media nazionale. II processo di decentramento fi
scale ha prodotto quindi risultati ben pili rilevanti
nell'Italia centrale e nord-occidentale, determi
nando un incremento dei differenziali tra i livelli di
autonomia tributaria.

Anche la dinamica dei valori pro capite degli ac
certamenti relativi alle entrate tributarie di provin
ce e comuni conferma l'esistenza di differenze rag
guardevoli tra aree territoriali con un aumento delle
distanze assolute e relative tra i valori pro capite
delle entrate tributarie nei comuni delle varie aree.

Se si tiene conto anche delle entrate extratribu
tarie, le distanze tra comuni aumentano (Tavola
1.32): in particolare nei comuni meridionali ed in-

sulari il basso livello delle entrate extratributarie·
determina un grado di autonomia finanziaria note
volmente pili contenuto di quello realizzato dagli
enti dell'Italia settentrionale. Le distanze relative
tra i primi e i secondi sono quindi maggiori di
quelle riscontrate per il grado di autonomia tribu
taria. Un fenomeno contrario si registra tra le am
ministrazioni provinciali, per Ie quali le distanze
relative tra enti meridionali ed insulari, da un lato,
ed enti settentrionali, dall'altro lato, tendono a di
minuire nel passaggio dal grado di autonomia tri
butaria al grado di autonomia finanziaria.

II considerevole incremento dell'autonomia
tributaria e finanziaria dei comuni registrato nel
periodo considerato si e sviluppato con intensita
differenti tra gli enti appartenenti a diverse classi
di ampiezza demografica. Tra il 1992 ed il 1996 l'in
cremento del peso relativo delle entrate tributarie
sul totale delle entrate correnti e stato pili consi
stente per i comuni con oltre 60 mila abitanti e so
prattutto per i capoluoghi di provincia, mentre e
risultato pili contenuto per quelli fino a 5 mila abi
tanti e con popolazione compresa tra 20.001 e
60.000 abitanti. Notevoli differenze si ravvisano
anche con riferimento ai valori pro capite degli
accertamenti delle entrate tributarie: nel 1996 il
valore di questi ultimi nei comuni con pili di 60 mi
la abitanti e stato pari in media a 705 mila lire,

Tavola 1.33 - Valore degli accertamenti pro capite delle amministrazioni comunali per categoria e ripar-
tizione geografica (lire correnti e variazioni percentuali)

RIPARTIZIONI ENTRATE TRIBUTARIE PROVENTI SERVIZI

GEOGRAFICHE Anni Variazione percentuale Anni Variazione percentuale

1992 1995 1996 1992-1996 1995-1996 1992 1995 1996 1992-1996 1995-1996

Italia nord-occidentale 328.437 592.011 624.186 90,0 5,4 168.308 190.765 206.268 22,6 8,1
Italia nord-orientale 316.387 562.466 610.416 92,9 8,5 208.730 234.021 255,593 22,5 9,2
Italia centrale 318.402 621.939 643,591 102,1 3,5 162.240 180.993 194.600 19,9 7,5
Italia meridionale 198.273 322.480 335.214 69,1 3,9 58.176 74.209 78.383 34,7 5,6
Italia insulare 165.444 287.452 301.957 82,5 5,0 53.319 72.372 75.600 41,8 4,5

Totale Italla 273.307 490.035 516.255 88,9 5,4 134.052 154.101 166.146 23,9 7,8

Fino a 5.000 abitanti 209.082 350.143 378.778 81,2 8,2 112.601 127.632 140.252 24,6 9,9
Da 5.001 a 10.000 abitanti 218,582 391,561 418.159 91,3 6,8 137.338 148.940 162.214 18,1 8,9
Da 10.001 a 20.000 abitanti 273.641 418.271 445.043 62,6 6,4 160.079 172.078 185.694 16,0 7,9
Da 20.001 a 60.000 abitanti 255,532 451.816 471.870 84,7 4,4 149.386 170.966 186.945 25,1 9,3
Oltre 60.001 abitanti 363.416 675.814 705.859 94,2 4,4 123.707 152.729 160.266 29,6 4,9

Capoluoghi di provincia 370.134 690.936 720.296 94,6 4,2 133.958 159.734 167,510 25,0 4,9

Fonte: Istat, Elaborazioni su certificato di conto consuntivo delle amministrazioni comunali
(a) Comprende i proventi di servizi pubblici e gli utili netti dei servizi municipalizzati.
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mentre in quelli fino a 5 mila abitanti a 379 mila li
re (Tavola 1.33). Rispetto al 1992 le distanze relati
ve tra i due gruppi di comuni sono aumentate e
questo fenomeno si e manifestato in modo parti
colarmente evidente nei comuni con popolazio
ne compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, nei quali
l'incremento del valore pro capite dei tributi e
stato mediamente pari al 62,60/0, con COS1 un au
mento consistente della distanza relativa dai livelli
raggiunti rispetto ai comuni di maggiori dimensio
ni. Va segnalata, tuttavia, una possibile inversione
di tendenza a seguito dei risultati ottenuti nei co
muni di minori dimensioni nel corso del 1996.

La restituzione di autonomia impositiva ai co
muni ha dato luogo anche a differenti risultati in
termini di capacita di riscossione dei tributi tra gli
enti appartenenti alle diverse classi di ampiezza
demografica. Si e vista in precedenza che il rap-

porto tra riscossioni in conto competenza e ac
certamenti delle entrate tributarie e diminuito a li
vello nazionale dal 71,6% nel 1992 al 59% nel 1996
(Tavola 1.34) Questa dinamica, pero, e il risultato di
differenti andamenti, pili favorevoli ai comuni di
maggior ampiezza demografica e meno favorevo
li a quelli di minor ampiezza. In particolare, la di
minuzione della capacita di riscossione e stata par
ticolarmente pronunciata tra i comuni fino a 5 mi
la abitanti e pili contenuta tra quelli con oltre 60
mila abitanti. Dunque, i comuni di minori dimen
sioni incontrano maggiori difficolta nella gestione
dei nuovi tributi, oltre a subire gli effetti di una mi
nore dinamica dei valori pro capite che, solo
nell'ultimo anna considerato, hanno presentato
un incremento percentuale superiore a quello de
gli enti appartenenti alle altre classi di ampiezza
demografica.

Tavoia 1.34 - Rapporto tra Ie rtscossionl m conto competenza e gli
accertamenti delle entrate tributarie delle amministrazio
ni provinciali e comunali per regione (dati percentuali)

REGIaNT PROVINCE COMUNI

Anni Anni

1992 1995 1996 1992 1995 1996

Piemonte 78,3 81,2 86,7 76,8 62,0 57,3
Valle d'Aosta (a) 83,7 58,6 56,4
Lombardia 81,0 86,2 85,7 76,3 64,2 60,8
Trentino-Alto Adige (b) 76,3 69,8 65,4
Veneto 75,6 87,7 87,9 80,5 73,3 69,5
Friuli-Venezia Giulia 82,4 86,2 87,0 71,3 59,0 55,9
Liguria 79,6 87,1 80,2 73,0 64,0 60,1
Emilia Romagna 78,4 86,1 85,9 82,2 70,1 68,4
Toscana 76,8 86,2 79,9 77,0 62,5 59,4
Umbria 80,7 77,8 79,0 73,6 65,5 63,0
Marche 79,7 85,7 86,1 78,6 63,5 61,4
Lazio 76,5 83,7 85,3 62,5 56,8 56,6
Abruzzo 83,5 83,7 86,8 66,3 54,9 53,3
Molise 79,8 86,8 88,6 69,5 55,7 52,3
Campania 67,7 88,6 81,9 59,1 55,0 50,6
Puglia 78,5 82,7 85,7 69,1 62,7 60,0
Basilicata 86,6 87,0 80,8 57,9 53,6 49,3
Calabria 83,8 89,3 80,4 55,5 51,5 47,2
Sicilia 80,8 80,5 81,9 52,8 44,5 45,5
Sardegna 54,0 65,8 82,3 53,2 46,9 45,0

Totale Italia 77,8 84,7 84,7 71,6 61,7 59,0

Fonte. Istat, Elaborazioni su certificato di conto consuntivo delle amministrazioni provinciali c
comunali
(a) Per Ie amministrazioni provinciali mancano i valori relativi alIa Valle d'Aosta in quanto non

esiste nella regione una Amministrazione provincialc, le relative funzioni sono svolte dalla
Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

(b) Per le amministrazioni provinciali mancano i valori relativi al Trentino-Alto Adige in quanta
le Amministrazioni provinciali di Trcnto e Bolzano godono di particolare autonomia, e i rela
tivi dati sono inclusi nell'indagine sui bilanci delle Regioni e Province autonome.
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2. Struttura e tendenze del sistema delle imprese

• Secondo i dati del Censimento intermedio del 1996, nell'industria e nei seruizi di mercato
sono attive in Italia 3,5 milioni di irnprese, con poco meno di 14 milioni di addetti. II 16%
delle imprese opera nell'industria in senso stretto, con un'occupazione pari a138% circa
degli addetti; circa tre quarti e invece attiua nei seruizi di rnercato, dove econcentratapoco
pia di meta dell'occupazione totale.

• II tessuto produttivo italiano presenta numerose specificitd rispetto a quello dei altri
paesi Ue. La dimensione media delle imprese enettamente inferiore, con circa quattro
addetti contro i sei della media Ue, l'Italia presenta anche uno scarso peso dell'occu
pazione delle grandi imprese industriaIi (in quelle con almeno 250 addetti il 25, 4% con
tro il 47,2% della Ue) e un eleuato peso delle microimprese dei seruizi (in quelle con
meno di 10 addetti il61, 1% contro i142,3% della Ue).

• La distribuzione geografica delle attiuita produttiue evidenzia la eleuata concentra
zione nelle regioni settentrionali (51% delle unitd locali e 59% degli addetti), soprat
tutto con riferimento all'industria manifatturiera (56% delle unita locali e 67% degli
addetti). Risulta confermato, nei comparti manifatturieri, il peso di alcune direttrici
territoriali collocate nelle regioni centrali e lungo la dorsale adriatica. Nel Mezzo
giorno, dove it grado di industrializzazione esignificatioamente inferiore, si euiden
zia il consolidamento di alcuni sistemi locali.

• Nel complesso, nel 1996, il contributo dei 199 distretti industriali indiuiduati
dall'Istat aile esportazioni nazionali di manufatti e risu Itato pari a143%, arriuando
per taluni gruppi di prodotti (tradizionali e della meccanica specializzata) a costi
tuire i due terzi dell exsiot):

• Il settore dei seruizi, che contribuisce al ualore aggiunto complessiuo per oltre il
60%, ha euideriziato negli ultimi anni profondi processi di ristruuurazione, con una
ricomposizione interna fauoreuole aile attiuita di tipo infrastrutturale, con una mag
giore integrazione all'interno del sistema produttiuo.

• Negli annipia recenti eproseguita, in Italia come neipaesi Ue, la riduzione del numero di
aziende agricole. L'Italia si caratterizza per un relatiuamente elevato numero di aziende
(34% del totale Ue) e di addetti (31%).

• Nel1997 sono state circa 3,4 milioni Ie unita di Iauoro irregolari impiegate nelle atti
vita sommerse, con un consistente incremento rispetto al 1992: la quota degli irre
golari rispetto al totale e risultata pari al 15% (13% nel 1992). Ad assorbire gran
parte del lauoro irregolare (it 70% circa) sono i settori dei seruizi, mentre e I'agri
coltura il comparto dove pia eleuata ela sua l'incidenxa.

• Tra il 1986 e il 1996 si sono ridotti, in ambito europeo, i diuari nazionali e regionali
di reddito. Nello stesso periodo la crescita media annua del Pil sperimentata
dall 'Unione europea (+2,2%) eda attribuirsipia all'incremento del prodotto per occu
pato (+ 1,8%) che all'aumento del numero degli occupati (+0,4%). Nel medesimo arco
di tempo, negli Stati Uniti it Pil ecresciuto in media del 2,5% all'anno, la produttiuita
del lauoro dell '1% e unumero di occupati dell'l,5%.
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Introduzione

La struttura del sistema produttivo italiano ap
pare caratterizzata da elementi di peculiarita sotto
diversi profili. Da un lato, essi riguardano la spe
cializzazione, la dimensione, la localizzazione del
le imprese e la concentrazione e l'integrazione tra
i diversi settori economici; per altro verso, emer
ge il ruolo del territorio come fattore di competi
tivita del sistema produttivo; inoltre, si sta gradual
mente riconfigurando, non senza forti contraddi
zioni, il ruolo dei servizi come fattore infrastruttu
rale di competitivita; infine, vi e una presenza dif
fusa e crescente nel tempo di attivita -sommerse-.
L'interrogativo che si pone riguarda allora le pos
sibilita di tenuta di questa struttura produttiva a
fronte dei processi evolutivi in atto.

Se, da un lato, i processi di ristrutturazione del
le moderile economie industrializzate spingono
verso un'omologazione dei diversi sistemi socio
economici, dall'altro, fanno emergere pili netta
mente le specificita delle diverse realta nazionali e
locali, che diventano fattori importanti per la valo
rizzazione delle risorse. E' quindi importante met
tere in luce gli aspetti di fondo, connaturati al no
stro Sistema-paese, che possono rappresentare
fattori di sviluppo 0 elementi patologici, che ri
schiano di compromettere la competitivita del si
stema produttivo. I processi in corso non impli
cano necessariamente 10 snaturamento di alcune
apprezzabili caratteristiche (capacita competitiva
e di adattamento delle imprese; forte integrazione
e interazione tra fattori sociali e fattori pili stretta
mente economici, soprattutto nell'ambito delle
strutture distrettuali; capacita di reazione a shock
reali e monetari), che anzi dovrebbero essere va
lorizzate in uno scenario di progressiva regolariz
zazione di interi segmenti di imprese, lavoratori,
settori, aree territoriali.

Alla struttura produttiva del nostro paese con
corrono fattori di specializzazione settoriale che
enfatizzano il ruolo delle microimprese e del lavo
ro autonomo. Questa specificita appare ancora pili
netta se si confronta la struttura dimensionale delle
imprese italiane con quella prevalente nell'area De,
peraltro fortemente eterogenea. Inoltre, tra il 1991
e il1996, la dimensione media d'impresa e il grado
di concentrazione di molti settori si sono ulterior
mente ridotti.

L'analisi della struttura economica secondo l'ot
tica territoriale costituisce un'importante chiave di
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lettura per comprendere le caratteristiche del no
stro sistema economico, basato, sia nella manifat
tura sia nei servizi, su un tessuto produttivo di pic
cole e me die imprese molto diffuso. A fianco di
aree che hanno ormai raggiunto un livello di svi
luppo elevato, prevalentemente localizzate nel
Centro-nord, si delineano aree di pili recente indu
strializzazione. Dal confronto tra i dati censuari del
1991 e del 1996 emerge un sostanziale consolida
mento della configurazione territoriale della strut
tura produttiva italiana. Non mancano pero segnali
di cambiamento, nella direzione di un rafforza
mento (relative) della struttura produttiva, in ter
mini di addetti, lungo la direttrice adriatica (Abruz
zo e Molise) e nelle zone prossime ai confini na
zionali, sia del Nord-est sia del Nord-ovest.

Importanti modificazioni si sono avute anche
nei distretti, la cui specializzazione settoriale
spiega solo una parte della loro capacita esporta
tiva: le dinamiche pili recenti mostrano infatti
una elevata cornpetitivita anche in relazione a un
pili articolato insieme di prodotti, che oltrepas
sa i confini della specializzazione settoriale.

Alcune specificita della struttura produttiva na
zionale, relative all'industria e ai servizi vengono
confermate anche per il settore agricolo che, in
ambito De, esprime un chiaro sottodimensiona
mento aziendale e il permanere di situazioni di ar
retratezza; tali caratteristiche sono in parte mitiga
te dall'emergere di realta innovative e da fenome
ni di modernizzazione spesso rilevanti.

Infine, l'analisi del posizionamento internazio
nale dell'Italia per quanto riguarda 10 sviluppo dei
servizi, se testimonia importanti processi di con
vergenza verso modelli organizzativi avanzati, ri
marca tuttavia le specificita del modello nazionale,
sia per quanto riguarda la specializzazione settoria
Ie, sia in relazione alla prevalenza del lavoro auto
noma e di piccole dimensioni aziendali.

In questo quadro, l'elevata propensione della
struttura produttiva nazionale a operare in condizio
ni di -irregolarita-, confermata sulla base dei nuovi
dati di contabilita nazionale, puo essere spiegata da
fattori di carattere strutturale (specializzazione pro
duttiva, dimensioni delle imprese, caratteristiche
dell'offerta di lavoro) e/o connessi alla situazione fi
scale e amministrativa. Dal punto di vista strutturale e
noto che le attivita sommerse si svolgono prevalen
temente in imprese individuali 0 di dimensione ri
dotta e in ambiti settoriali ben delineati, intreccian
dosi con "attivita regolari" e informali.
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2.1 - Caratteristiche del sistema delle Impre
se industriali e dei servizi

2.1.1 - II sistema delle imprese industriali
e dei servizi in Italia e nell'Unione
europea

Nell'area EURIS sana presenti (i dati si riferi
scono al 1995) circa 17 milioni di imprese indu
striali e dei servizi, che occupano quasi 102 milioni
di addetti. I cinque pill grandi paesi in termini di
popolazione e di pradotto nazionale lordo (Ger
mania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito) riuni
scono alloro interno circa 1'80% sia delle imprese,
sia degli addetti.

L'Italia contribuisce can circa 3,5 milioni di
imprese, che occupano poco meno di 14 milio
ni di addetti (le informazioni statistiche si riferi
scono al 1996). GEL da questi semplici dati si co
glie la specificita del tessuto praduttivo italiano,
che rappresenta il 21,2% delle imprese e il
13,4% degli addetti dell'area comunitaria, can
una dimensione media aziendale nettamente pill
ridotta di quella prevalente nell'area Ue. Pill in
particolare, in Italia e presente il 27,3% delle im
prese industriali, il 18,3% di quelle delle costru
zioni e il 20,8% delle imprese dei servizi della
Comunita, i tre macrosettori, in termini di ad
detti, costituiscono rispettivamente il 15,3%, il
13,3% e il 12,3% del totale dell'occupazione
dell'area EURIS.

Specializzazioni settoriali

L'esistenza di una significativa peculiarita
dell'Italia in termini di specializzazione setto
riale e dimensionale, gia segnalata dal numero
relativamente elevato di imprese industriali as
sociato a un contributo occupazionale netta
mente meno rilevante, e confermata se si ap
prafondisce l'analisi a un maggiore livello di di
saggregazione settoriale (divisione della classifi
cazione comunitaria NACE rev.L), A questa li
vella di specificazione settoriale, le imprese di
comparti italiani del tessile, delle confezioni di
vestiario e lavorazione di pellame e della fab
bricazione di macchine elettriche e di apparec
chiature elettriche e attiche rappresentano, in
ciascun caso, oltre il 30% del corrispondente
numera totale di imprese dell'area EURIS. Per
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altri settori, la quota e inferiore al 10%: pradu
zione e distribuzione di energia elettrica, gas e
acqua (9,4%), fabbricazione di autoveicoli
(9,2%), attivita ricreative C7,6%), pradotti ener
getici (6,6%), trasporti aerei (4,7%), paste e te
lecomunicazioni (3,9%).

II 16% circa delle imprese italiane opera nei set
tori industriali, can un'occupazione pari al 37,7%
del totale degli addetti (Tavola 2.1). Al lora inter
no, le costruzioni rappresentano il 12,6% delle im
prese e il 10% degli addetti. Ai servizi compete il
rimanente 71,40/0 delle imprese e 52,3% degli ad
detti. Nell'area EURIS risulta una minore incidenza
dell' industria (12,4% delle imprese e 33% degli ad
detti). II sistema praduttivo italiano risulta, in
complesso, meno terziarizzato rispetto alla media
europea.

Dimensioni medie delle imprese

La dimensione media delle imprese italiane e
pari a circa quattra addetti e si confranta can va
lori pari a 11 per l'Olanda e l'Austria, dieci per il
Lussemburgo e l'Irlanda, nove per la Germania
e la Svezia, oltre sette per la Francia, sei per la
Gran Bretagna, poco meno di cinque per la Spa
gna e il Portogallo. La dimensione media per
EURIS e pari a poco pill di sei addetti per im
presa.

Pill in particolare, in Italia, il peso del settore del
commercia, alberghi e pubblici esercizi sul totale
delle imprese e pari al 41,2%, con un'incidenza oc
cupazionale del 27,4% e un numera media di occu
pati per impresa inferiore a tre, analoghe dimen
sioni medie si riscontrano nel settore delle costru
zioni, che occupa il 10% degli addetti can il 12,6%
delle imprese.

La dimensione media delle imprese risulta pill
bassa nei paesi dell'Europa meridionale (Ia Grecia
esibisce un valore inferiore a quello italiano, can
poco pill di due addetti per impresa).

Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia e Regno
Unito presentano una dimensione media delle
imprese prassima alla media EURlS, anche se le
rispettive strutture economiche risultano signifi
cativamente diverse tra lora. II commercia e gli
alberghi e pubblici esercizi, ad esempio, e il
macrosettore predominante in Belgio e nel
Regno Unito, paesi caratterizzati da elevati livelli
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Tavola 2.1 - Imprese e addetti in Italia e nell'Unione europea per divisione di attivita economica -
Anno 1996

DIVISIONI DI ATTIVITA ITALIA UE

ECONOMICA Dimensione Composizione percentuale Dimensione Composizione percentuale
media (a) Imprese Addetti media (a) Imprese Addetti

Prodotti energetici 74,3 0,3 64,7 0,5

Estrattive e lay. metalli 8,1 2,7 5,6 12,9 1,9 4,1

Minerali non metallici 9,1 0,9 2,1 14,8 0,7 1,6

Alimentari e tabacco 6,5 2,0 3,4 13,4 1,8 3,8

Tessile 10,2 1,0 2,6 13,2 0,6 1,3

Vestiario e pelli 8,1 2,1 4,3 9,2 1,2 1,9

Legno e carta 4,7 1,5 1,9 10,1 1,1 1,8

Editoria 6,8 0,8 1,3 9,5 1,1 1,7

Chimiche e plastica 21,4 0,6 3,1 35,5 0,6 3,2

Macchinari 14,0 1,1 4,1 22,1 0,8 2,9

Elettriche 8,8 1,5 3,4 26,4 1,0 4,2

Fabbr. autoveicoli 101,3 0,1 1,4 85,7 0,1 1,8

Fabbr. altri mezzi di trasp. 26,6 0,1 0,8 37,5 0,1 0,8

Altre manifatturiere 5,5 1,6 2,3 12,7 1,2 2,5

Riciclaggio 4,5 0,1 0,1 7,2 0,1

Elettricita, gas, acqua 82,0 0,1 1,2 50,4 0,1 1,1

Totale Industria
in senso stretto 9,1 16,0 37,7 16,3 12,4 33,0

Costruzioni 3,1 12,6 10,0 4,2 14,6 10,0

Commercio autoveicoli 2,8 4,6 3,3 4,3 4,1 2,9

Commercio ingrosso 2,6 10,5 7,2 5,8 7,3 6,8

Commercio dettaglio 2,2 20,1 11,6 3,9 21,3 13,3

Alberghi e ristoranti 3,4 6,1 5,4 4,6 8,2 6,1

Trasporti terrestri 4,2 3,8 4,1 5,4 4,4 3,8

Trasporti aerei 160,4 0,2 110,4 0,3

Poste e telecomunic. 188,5 2,2 56,4 0,2 2,2

Interm. monet. e assicur. 51,6 0,3 3,3 56,5 0,4 3,9

Att. ausiliarie interm. 2,0 1,6 0,8 3,1 1,5 0,7

Immobiliari e noleggio 1,6 3,2 1,4 2,3 5,0 1,8

Informatica 4,4 1,3 1,5 5,7 1,2 1,1

Servizi aIle imprese 2,3 14,4 8,5 5,0 12,5 10,1

Att. ricreative 2,8 1,0 0,7 4,1 2,8 1,9

Servizi personali 1,8 4,5 2,1 2,8 4,0 1,9

Totale Servizi 2,8 71,4 52,3 4,8 73,0 57,0

Totale 3,9 100,0 100,0 6,1 100,0 100,0

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell' industria e dei servizi (dati provvisori); Eurostat, Enterprises in Europe, 5"edizione

(a) Rapporto tra numero di addetti e numero di imprese.
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di occupazione nei servizi, mentre l'industria
occupa la quota pill importante degli addetti negli
altri tre paesi.

Accanto ai paesi dell'Eurapa meridionale e a
quelli appena indicati, un terzo raggruppamento
comprende economie con una dimensione me
dia aziendale superiore a quella media dell'Unio
ne. Anche per questo gruppo le caratteristiche
risultano piuttosto eteragenee: in Olanda e Irlan
da il commercio e pubblici esercizi (otto addet
ti in media per impresa) mostrano una dimen
sione media nettamente superiore a quella rile
vata nel complesso dell'area EURI5; in Austria
sono invece le costruzioni a presentare la pill al
ta dimensione media tra i settori, pill che qua
drupla rispetto alIa media comunitaria 08 con
tra quattro addetti); in Germania e Svezia e il set
tore industriale in senso stretto a presentare il
valore pill elevato.

II sottodimensionamento relativo delle im
prese industriali e dei servizi italiane dipende so
lo in parte dalla diversita tra le strutture pradut
tive, essendo sistematicamente verificato in tutti
i principali comparti di attivita economica. Ad
esempio, la dimensione media dell'industria ita
liana risulta pari a nove addetti e quella dei servi
zi a quasi tre addetti, contra, rispettivamente,
circa 16 e cinque addetti nella media dell'Unione
europea. Anche a un livello settoriale pili detta
gliato, si verifica un netto sottodimensionamen
to delle imprese italiane nei confranti dell'area
comunitaria: in particolare, nelle imprese del
comparto del legno e della carta, nella categoria
delle "altre industrie manifatturiere", nel com
mercio all'ingrasso e nei servizi aIle imprese, la
dimensione media delle imprese italiane e pari
alIa meta di quella comunitaria. Nelle industrie
chimiche e della plastica le dimensioni medie
sono pari a circa 21 addetti per l'Italia e a 35 per
EURI5, mentre risultano rispettivamente pari a
9 e 26 addetti per le imprese che fabbricano
macchine elettriche e apparecchiature elettri
che e ottiche.

D'altra parte, la dimensione media delle im
prese italiane e superiore a quella comunitaria
nel caso dei pradotti energetici (74 addetti con
tra 65), nella fabbricazione di autoveicoli 001
contra 86), nella praduzione e distribuzione di
energia elettrica, gas e acqua (82 contra 50), nei
trasporti aerei 060 contra 110) e nei servizi po
stali e telecomunicazioni 089 contra 56 addetti).
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Piccole, medie e grandi imprese in Europa

II dato relativo alIa concentrazione sintetizza
le praporzioni esistenti, in ciascun settore, tra
piccole e grandi imprese in termini di assorbi
mento occupazionale. Analizzando la distribu
zione degli addetti per classe dimensionale delle
imprese (Tavola 2.2), si registra una netta preva
lenza occupazionale delle piccole imprese (cioe
di quelle con meno di 50 addetti) in Italia rispet
to alIa media europea: nella classe con 1-9 addet
ti, a esempio, la quota occupazionale e pari al
47,6% in Italia e al 33,2% in EURI5.

Anche nelle imprese con 10-49 addetti l'Italia
presenta una maggiore quota occupazionale
rispetto alla media Ue (21,3% rispetto a 19,3%),
mentre, dalla classe successiva (con 50-249
addetti) si osserva un'inversione, con un peso
relativo pari all'11,4% in Italia rispetto al 13,50/0
rilevato nella media europea. II divario risulta
notevolmente amplificato se si considera la
classe delle imprese con almena 250 addetti,
che assorbe solo il 19,7% dell'occupazione in
Italia rispetto al 34% nella media Ue. Queste
asimmetrie dimensionali si verificano sia
nell'industria, sia nei servizi. In particolare,
risulta molto elevata la quota di occupazione
assorbita dalle micro-imprese terziarie 0-9
addetti) in Italia rispetto alla media Ue (61,1%
contra 42,3%).

In definitiva, a livello di macrasettore, l'Italia
presenta uno scarso peso dell'occupazione delle
grandi imprese del settore industriale 'e, per con
tro, uno estremamente elevato delle piccolissime
imprese dei servizi.

101



Tavola 2.2 - Addetti in Italia e nei paesi dell'Unione europea, per classe di addetti e divisione di atti-
vita economica delle imprese - Anno 1996 (cornposizioni percentuali rispetto al totale degli
addetti del settore)

DIVISIONI DI ATTIVITA. ITALIA liE

ECONOMICA Classi di addetti Classi di addetti

1-9 10-49 50-249 > 249 1-9 10-49 50-249 > 249

Prodotti energetici 2,5 9,4 9,5 78,6 1,9 3,8 10,7 83,6

Estrattive e lay. metalli 28,7 39,1 18,6 13,6 18,9 27,2 21,9 32,0

Minerali non metallici 25,9 34,5 21,2 18,4 16,3 25,5 23,2 35,0

Alimentari e tabacco 38,6 23,5 16,5 21,4 21,1 21,1 19,5 38,3

Tessile 21,7 35,5 26,5 16,3 15,7 25,3 29,2 29,8

Vestiario e pelli 26,6 48,0 17,5 7,9 21,8 34,9 25,0 18,3

Legno e carta 42,2 31,4 16,6 9,8 23,5 23,9 21,6 31,0

Editoria 33,6 32,2 15,9 18,3 22,8 25,5 21,1 30,6

Chimiche e plastica 10,3 26,0 25,1 38,6 6,0 14,0 20,5 59,5

Macchinari 15,1 29,1 27,4 28,4 9,4 20,8 22,9 46,9

Elettriche 22,3 24,0 18,2 35,5 8,0 11,7 14,3 66,0

Fabbr. autoveicoli 1,7 7,9 15,1 75,3 2,2 4,9 10,6 82,3

Fabbr. altri mezzi di trasp. 7,8 13,0 13,8 65,4 5,5 8,8 12,9 72,8

Altre manifatturiere 38,4 37,1 17,7 6,8 16,7 18,6 17,4 47,3

Ricidaggio 49,5 36,6 13,9 39,7 39,0 16,0 5,3

Elettricita, gas, acqua 2,2 4,2 7,5 86,1 3,1 4,3 10,9 81,7

Totale Industria in
senso stretto 24,2 30,9 19,5 25,4 14,0 19,4 19,4 47,2

Costruzioni 65,0 24,7 6,4 3,9 45,6 28,6 13,5 12,3

Commercio autoveicoli 74,9 21,5 2,8 0,8 52,5 26,5 10,8 10,2

Commercio ingrosso 65,0 22,4 8,5 4,1 36,5 30,1 17,1 16,3

Commercio dettaglio 78,0 9,4 3,4 9,2 54,0 13,4 5,1 27,5

Alberghi e ristoranti 67,7 18,5 5,3 8,5 55,3 21,8 8,5 14,4

Trasporti terrestri 37,3 13,5 7,6 41,6 36,0 18,5 10,8 34,7

Trasporti aerei 1,3 6,6 10,8 81,3 1,8 3,3 6,6 88,3

Poste e telecomunic. 0,9 0,7 0,6 97,8 3,6 1,8 1,7 92,9

Interm. monet. e assicur. 3,2 5,0 9,5 82,3 2,9 4,9 9,5 82,7

Att. ausiliarie interm. 88,7 8,5 2,8 65,1 12,1 8,6 14,2

Immobiliari e noleggio 92,1 4,9 2,1 0,9 57,4 16,8 12,4 13,4

Informatica 47,3 22,8 12,8 17,1 33,2 23,0 19,9 23,9

Servizi aile imprese 64,5 13,8 12,0 9,7 37,8 17,9 13,2 31,1

Att. ricreative 54,7 22,0 7,0 16,3 44,9 18,9 12,6 23,6

Servizi personaIi 88,4 8,5 2,5 0,6 73,6 15,6 5,1 5,7

Totale Servizi 61,1 13,7 6,5 18,7 42,3 17,5 10,0 30,2

Totale 47,6 21,3 11,4 19,7 33,2 19,3 13,5 34,0

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell' industria e dei servizi (dati provvisori), Eurostat, Enterprises in Europe,S' edizione
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2. STRUTTURA E TENDENZE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

2.1.2 - Dimensioni aziendali prevalenti e
grado di concentrazione dei settori
di attivita economica

Sulla base dei dati del censimento intermedio
del 1996 e possibile deline are un quadro struttura
le del sistema delle imprese italiane a partire da
indicatori dimensionali dei diversi settori di atti
viti economica. Inoltre, dal confronto tra i dati
del 1996 e quelli relativi al 1991, seppure condi
zionato in qualche misura dalle diverse tecniche
di rilevazione utilizzate nei due censimenti, pos
sono essere tratte indicazioni sull'evoluzione in
tervenuta. Dalle analisi effettuate e confermata la
presenza diffusa di unita di piccole dimensioni in
molti settori. Inoltre, tra il 1991 e il 1996, tutti gli
indicatori convergono nel testimoniare una ten
denza all'ulteriore riduzione della dimensione
media delle imprese e del grado di concentrazio
ne dei settori.

gno 0,5 addetti per impresa), nelle altre.industrie
manifatturiere (5,5 addetti per impresa), tra le
quali spicca quella, particolarmente significativa,
del mobile, nell' industria alimentare (6,5 addetti
per impresa). SuI fronte opposto, dimensioni
medie relativamente elevate si riscontrano
nell'industria dei mezzi di trasporto (50,8 addetti
per impresa) e nell' industria chimica 05,6 addet
ti per impresa).

Per quanta riguarda i servizi, la dimensione
media aziendale misurata nel 1996 e pari a 2,9 ad
detti per impresa, mentre nel 1991 risultava di 3,2
addetti. A livello settoriale, la dimensione media
oscilla tra valori pari a 2,2 per il comparto dei ser
vizi alle famiglie e 8,9 per quello dell'intermedia
zione monetaria e finanziaria. Tra il 1991 e il 1996
essa e diminuita in tutti i macrosettori terziari,
con l'eccezione di quello relativo a alberghi e ri
storanti.

Una struttura produttiva dominata dalla piccola
dimensione

Concentrazione dell'occupazione e dimensione
caratteristica dei settori di attiuitd economica

Tavola 2.3 - Indicatori dimensionali delle imprese industriali e dei servizi per sezione di attivita
economica - Anno 1996

Imprcse Addetti Impresc Addctti Dimensionc Dimensione Iodice eli

SEZIONI Dr ATTIVITA ECONOMICA % % media media variabilita
aritmetica entropica Cal

C Estrazione di minerali 4.242 38.546 0,1 0,3 9,1 41,2 0,78
D Attivita manifatturiere 551.274 4.889.674 15,7 35,4 8,9 51,7 0,83
E Produzione e distribuzione energia elettr, gas e acqua 1.990 163.156 0,1 1,2 82,0 10.178,4 0,99
F Costruzioni 440.842 1.350.959 12,5 9,8 3,1 6,8 0,55
G Commercio al!'ingrosso e al dettag., riparazione

autoveicoli, rnotocicli, beni personali e per la casa 1.227.711 2.981.167 34,9 21,6 2,4 5,8 0,58
H Alberghi e ristoranti 211.608 725.747 6,0 5,3 3,4 8,6 0,60
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 156.329 1.090.998 4,4 7,9 7,0 837,8 0,99
J Intermediazione monetaria e finanziaria 62.997 559786 1,8 4,1 8,9 530,3 0,98
K Att. imrnob., noleggio, informatica e altre attivita

professionali e imprenditoriali 668.002 1.559.966 19,0 11,3 2,3 7,5 0,69
0 Altri servizi pubblici, soc. e personali 196759 443.210 5,6 3,2 2,3 6,9 0,67

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998 103

Le evidenze precedenti vanno tuttavia integrate
con l'esame di ulteriori indicatori dimensionali, che
tengano conto della presenza differenziata, nei di
versi settori, di unita di grandi dimensioni insieme
con imprese minori. Un indicatore significativo e
molto usato nelle analisi della struttura industriale e
la media entropica del numero di addetti. Essa vie
ne utilizzata nel caso di distribuzioni fortemente

Fonte: Istat, Censimento interrnedio dell' industria e dci servizi (dati provvisori)

(a) Indice di variabilitav l-Uvta/Mf'), dove MA=dimensione media aritmetica, ME=dimensionc media entropica.

Nel 1996 la dimensione media delle imprese ma
nifatturiere, data dal rapporto fra numero di addetti e
numero di imprese, risultava pari a 8,9 (Tavola 2.3), ri
spetto al valore di 9,5 rilevato nel 1991.

A un maggiore livello di dettaglio, nel 1996 di
mensioni medie particolarmente ridotte si segna
lano nell' industria del legno e dei prodotti in le-
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asimmetriche, come quella che si riscontra per la
dimensione delle imprese. In questa contesto, la
media entropica puo essere considerata una ap
prossimazione della dimensione "caratteristica" dei
diversi settori.

Per confrontare la variabilita dimensionale del
le imprese nei diversi settori e stato castruita un
indice 0) di dispersione intorno alla media entro
pica, data dall'espressione J = 1 - (MAlME) , dove
MA e la media aritmetica e ME la media entropica.
L'indice ha campo di variazione compreso tra 0 e
1 ed e ovviamente crescente al crescere del diva
rio tra MA e ME. Inoltre, dal valore del rapporto
tra occupazione assorbita in ciascun settore dalle
prime cinque imprese di maggiore dimensione e
occupazione totale settoriale (concentrazione
dell'occupazione), e possibile trarre ulteriori indi
cazioni sul grado di asimmetria dimensionale nei
diversi comparti.

Complessivamente, sulla base dei dati relativi a
195 settori di attivita economica Cidentificati dai
gruppi della classificazione Ateco 1991), emerge
che, nel 1996, circa un quarto di essi esibiva una
dimensione caratteristica inferiore a 10 addetti;
questa raggruppamento di settori dominati dalla
piccola dimensione aziendale assorbe il 73% delle
imprese e il 40% degli addetti dell'industria e dei
servizi.

All'estremo opposto, per circa il 27% dei setto
ri si riscontra un valore della dimensione caratteri
stica pari a superiore a 100 addetti; questa seg
menta di settori dominati da medio-grandi dimen
sioni aziendale assorbe 1'1,4% delle imprese e il
17% degli addetti.

In definitiva, sebbene il numero di comparti ca
ratterizzati da una dimensione prevalente medio
grande sia piuttosto elevato, risulta che gran parte
dell'occupazione delle imprese italiane e coneen
trata in settori caratterizzati da dimensioni tipiche
malta basse. D'altra parte, il44% dei settori mostra
una concentrazione dell'occupazione nelle prime
cinque imprese inferiore al10%; questa raggruppa
menta assorbe il 93% delle imprese e il 73%
dell'occupazione.

Nel settore manifatturiero, nel 1996 la dimen
sione caratteristica delle imprese risultava pari a
51,7 addetti. Il confronto tra questa valore e quel
10 relativo alla dimensione media aritmetica (8,9
addetti per impresa) segnala una notevole asim
metria dimensionale. L'indice J e infatti pari a
0,83, mentre la concentrazione dell'occupazione
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e pari al 2,7%. Rispetto al 1991 si osserva una net
ta riduzione, oltre che della dimensione media
aritmetica, anche della media entropica e della
concentrazione, e quindi l'indice J flette lieve
mente.

Dall'esame congiunto dell'insieme di questi indi
catori emergono tra il 1991 e il 1996, un diffuso
processo di ridimensionamento e una relativa sta
bilita del grado di asimmetria dimensionale all'in
terno del settore.

A un livello di disaggregazione settoriale pili fi
ne, se si interpreta l'indice J come indicatore del
grado di omogeneita dimensionale di ciascun set
tore, emerge che, nel 1996, i comparti industriali
maggiormente omogenei per dimensioni d'im
presa sana quelli dei prodotti in legno, del cuoio e
calzature, del mobile. In questi casi, quindi, la ri
dotta dimensione media riscontrata in preceden
za e sintomo di una specializzazione produttiva
basata su piccole unita, can una sostanziale assen
za di grandi imprese.

D'altra parte, sempre dal confronto tra media
entropica e media aritmetica emergono anche
settori caratterizzati da forti asimmetrie, ovvero
da una polarizzazione tra un elevato numero di
piccole imprese e alcune grandi unita produttive
dominanti. Per quanta riguarda la concentrazio
ne dell'occupazione, se nel complesso dell'indu
stria manifatturiera l'indicatore e di poco inferio
re al 15%, a livello settoriale si riscontrano note
voli differenziazioni, can valori massimi nell'in
dustria dei mezzi di trasporto, seguita dalla chi
mica.

Nel settore delle costruzioni la differenza tra
dimensione media aritmetica (3,1 addetti per im
presa) e media entropica (6,8 addetti) e partico
larmente ridotta, segnalando una notevole omo
geneita. Conseguentemente, l'indice di dispersio
ne J assume un valore pari a 0,55 e la concentra
zione dell'occupazione risulta particolarmente
bassa.

Nei servizi di mercato, il settore maggiormente
omogeneo in termini dimensionali e quello com
merciale 0=0,58). Sul versante opposto, il settore
dei trasporti e comunicazioni presenta una eleva
tissima dispersione delle dimensioni aziendali in
torno alla media entropica (l'indice J e pari a 0,99)
e una elevata concentrazione occupazionale, testi
moniando una fortissima polarizzazione tra seg
menti di microimprese e poche unita di grandi di
mensioni.
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Cartogramma 2.1 - Conccntrazione territoriale deU'occupazione
nell'industria manifatturiera per comune - Anno 1996
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Carto gram ma 2.2 - Concentrazionc ter-r'itor-iale dell'occupazione
neU'industria marrifattur-iera pcr sistemi Iocall - Anno 1996
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Carto g rarnm a 2.3 - Co nce ntrazio ne terr-itor-tale defl'occupazfone
nell'industria manifatturiera per sistemi locali - Anno 1991
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Ca rtogra m m a 2.4 _Coneentrazionc terr-ltor-iale dell'occupazione
uell'tndustria manifatturicra per sistcmi local! del MC72ogiorno - Anni 1991 e 1996
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Le imprese esportatrfci
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Tavola 2.4 - Caratteri strutturali delle imprese esportatrici per settore di attivita economica 
Anno 1996

SETTORl DI ATTIVITA ECONOMICA IMPRESE IMPRESE NUMERO DI ADDETTI
ESPORTATRICI ESPORTATRICI PER IMPRESA

Numero Compos. (per 100 imprese Imprese Imprese
percent. in cornplesso) in complesso esportatrici

D Attivita manifatturiere 94.901 62,5 16,2 7 32
DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 5.782 3,8 7;3 5 38
DB Industrie tessili e dell'abbigliamento 14.341 9,4 16,2 7 25
DC Industrie delle pelli e delle calzature 6.770 4,5 25,8 7 20
DD Industria del legno e dei prodotti in legno 3.157 2,1 6,0 2 15
DE Industria della carta, stampa ed editoria 5.302 3,5 16,3 7 28
DF Raffinerie di petrolio 78 0,1 16,8 56 258
DG Fahbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche 2.692 1,8 42,4 33 72
DH Produzione di articoli in gomma e materie plastiche 5.045 3,3 36,0 13 30
DI Lavorazione di minerali non metalliferi 5.980 3,9 21,2 8 26
DJ Produzione di metallo e prodotti in metallo 13.285 8,7 13,5 6 29
DK Produzione di macchine e apparecchi meccanici 12.701 8,4 30,5 12 35
DL Produzione di apparecchi elettrici e di precisione 6.637 4,4 12,0 7 46
DM Produzione di mezzi di trasporto 1.836 1,2 29,2 47 147
DN Altre industrie manifatturiere 11.295 7,4 18,2 4 16

G Commercio 57.001 37,5 4,5 1 11
50 Commercio di autoveicoli e mota 7.011 4,6 4,2 1 11
51 Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio 36.594 24,1 9,6 1 9
52 Commercio al dettaglio 13.396 8,8 1,8 1 14

Totale 151.902 100,0 8,1 3 24

Fonte. Istat, Indagini sui commercio estero e censimento intermedio dell'industria e dei servizi (dati provvisori)
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a 7, la dimensione media delle
unita esportatrici risulta pari a 32
addetti. Tale specificitd dimensio
nale risulta rilevante soprattutto
nei settori "tradizionali" (alimen
tare, tessile), ma significativa
anche nell'industria della produ
zione di metallo e in quella pro
duttrice di appareccbi elettrici e di
precisione.

Questo risultato e dovuto,
oltre che alia presenza di una
soglia dimensionale "fisiologica"
per un 'efficace strategia di pene
trazione diretta sui mercati esteri,
anche al maggior ricorso all'inter
mediazione commerciale da parte
delle piccole e medie imprese
rispetto alle grandi; nel caso di
unita di piccolissime dimensioni,
infatti, l'acquisizione di tale seroi
zio costituisce spesso l'unica
soluzione per collocare i propri
prodotti sui mercati esteri.

re alia media generate sono quel
li della fabbrtcazione di prodotti
chimici e di fibre sintetiche, della
produzione di articoli in gomma
e materie plasticbe, della produ
zione di maccbine e appareccbi
meccanici, della produzione di
mezzi di trasporto, 'le industrie
delle pelli e delle calzature e
quelle della lavorazione di mine
rali non metalliferi. D'altraparte,
un 'esposizione sull'estero parti
colarmente ridotta si riscontra
nell'industria deilegno e dei pro
dotti in legno e in quella alimen
tare.

La dimensione media delle
imprese esportatrici, in tutti i set
tori di attioitd economica, appare
nettamente superiore a quella
media dello specifico comparto.
Nel complesso dell'industria mani
fatturiera, a frorue di un numero
medio di addetti per impresa pari

II numero delle imprese mani
jatturiere che, nel corso del 1996,
risultano aver effettuato diretta
mente vendite all'estero e pari a
94.901 CTavola 2.4). A tale ammon
tare, corrispondente al 16,2%
delle imprese manifatturiere pre
senti sul territorio nazionale, si
aggiungono le 57.001 imprese
commerciali che svolgono atttoita
di intermediazione con l'estero
dal lato delle vendite, che corri
spondono al 4,5% delle imprese
commerciali attive ne11996. Com
plessivamente, tra le imprese
dell'industria e dei seruizi, quelle
esportatrici rappresentano 1'8,1%
del totale.

Nell'ambito dell'industria rna
nifatturiera, i settori di attiuitd
economica per i quali si registra
una quota di irnprese esportatri
ci rispetto al totale delle imprese
attive significativamente superio-
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2.2 - La geografia del sistema produttivo ita
llano

2.2.1 - 11 ruolo del territorio per l'analiei
della struttura produttiva italiana

L'analisi dell'articolazione geografica della
struttura produttiva integra e completa Ie consi
derazioni svolte nei precedenti paragrafi. La loca
lizzazione delle attivita produttive costituisce in
fatti una fondamentale chi ave di lettura per ap
profondire la cornplessita del sistema industriale
italiano, il suo radicamento nel territorio e i tratti
di continuita 0 discontinuita che caratterizzano la
diffusione geografica delle attivita produttive. 11
censimento intermedio dell'industria e dei servi
zi relativo al 1996 fornisce un quadro aggiornato e
permette di esaminare, pur con alcune cautele le
gate alla diversa forma di rilevazione adottata nei
due censimenti, i cambiamenti avvenuti dal 1991,
soprattutto in merito all'evoluzione delle caratte
ristiche strutturali del comparto manifatturiero.

L'attenzione sara posta non soltanto alle sud
divisioni amministrative del territorio (comuni,
province, regioni eccetera) rna anche alle aree
definite sulla base di criteri socio-economici,
quali i sistemi locali del lavoro e i distretti indu
striali. I sistemi locali del lavoro sono stati indi
viduati a partire dall'informazione sul pendola
rismo (spostamenti dei componenti familiari
tra comuni per motivi di lavoro) presente nel
questionario del censimento della popolazione
del 1991: si tratta, in sostanza, di aggregazioni di
comuni che identificano mercati del lavoro
omogenei dal punto di vista della mobilita dei
lavoratori residenti. Nel complesso, sono stati
individuati sul territorio italiano 784 sistemi 10
cali del lavoro. Fra questi, sono stati selezionati
199 distretti industriali, definiti come sistemi 10
cali del lavoro a specializzazione manifatturiera
e caratterizzati inoltre da un'elevata concentra
zione di piccole e medie imprese.

Oltre a effettuare un'analisi aggiornata al 1996
delle caratteristiche dei sistemi locali e dell'evolu
zione dei distretti industriali rispetto al 1991, una
particolare attenzione viene posta sul ruolo dei di
stretti industriali rispetto alle esportazioni nazio
nali di manufatti e, in particolare, dei prodotti del
made in Italy.
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Validua e limiti dei confronti storici

11 confronto tra i dati del censimento intermedio
dell' industria e dei servizi del 1996 e dei censimenti
precedenti e reso complesso dal radicale cambia
mento della tecnica di rilevazione. Le variazioni che
si registrano tra il 1996 e il 1991 possono essere,
pertanto, dipendenti sia da reali cambiamenti nella
struttura economica sia da problematiche legate alIa
metodologia statistic a di costruzione dell'informa
zione. Con il censimento del 1996, infatti, i dati sono
stati acquisiti in primo luogo attraverso la costruzio
ne dell'Archivio statistico delle imprese attive
(ASIA), ottenuto mediante l'integrazione (attraver
so opportune metodologie statistiche) di cinque ar
chivi amministrativi e di fonti statistiche dirette suI
sistema delle imprese. Nei censimenti economici
effettuati fino al 1991, invece, era fondamentale il
ruolo della rilevazione sul campo, la quale presenta
va tuttavia la difficolta di cogliere talune attivita. Inol
tre, quei censimenti avevano come data di riferi
mento un particolare giorno del mese di ottobre,
mentre il censimento intermedio relativo al 1996 fa
riferimento al 31 dicembre dello stesso anno: que
sta circostanza va tenuta presente nei confronti in
tercensuari fra attivita caratterizzate da una stagiona
lita dell'impiego degli addetti.

II quadro generale

La distribuzione delle unita locali e degli addetti
per regione e ripartizione territoriale fornisce un pri
mo quadro d'insieme (Tavola 2.5), La Lombardia si
conferma, con riguardo sia all'insieme dei comparti
dell'industria e dei servizi sia alle sole attivita manifat
turiere, la regione economicamente pill importante
e che impiega il maggior numero di occupatio L'ele
vato livello di sviluppo raggiunto da tale regione e
inoltre evidenziato dalla considerevole intensita delle
attivita economiche e dalla rilevante capacita di assor
bire l'offerta di lavoro.

Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte
presentano un'elevata dimensione complessiva
dell' industria e delle altre attivita economiche, con
livelli di sviluppo simili a quelli della Lombardia. Se
guono, con livelli pill contenuti in termini sia di ad
detti sia di unita locali, Trentino-Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia, Marche e Valle d'Aosta, tutte regio
ni che presentano peraltro un elevato grado di svi
luppo.
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Nel Mezzogiorno, l'Abruzzo ha ormai raggiun
to Ie regioni meno avanzate del Centro-nord,
mentre Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna pre-
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sentano un'intensita delle attivita economiche, re
lative alla manifattura e ai servizi, superiore alla me
dia della ripartizione.

Tavola 2.5 - Urrita locali e addetti per regione - Anno 1996 (cornposizioni percentuali)

REGIONI INDUSTRIA E SERVIZI INDUSTRIA MANIFATTURIERA ADDETTI NELL'INDUSTRIAE NEI SERVIZI

PER 100 UNlTA' DI POPOLAZIONE

Unita locali Addetti Unita locali Addetti Residente Attiva

Piemonte 8,2 9,3 8,2 11,0 29,7 68,7
Valle d'Aosta 0,3 0,3 0,2 0,1 29,8 65,7
Lombardia 18,1 22,0 21,3 26,2 33,9 77,6
Trentino-Alto Adige 1,7 2,1 1,4 1,5 31,1 69,5
Veneto 9,0 10,6 11,5 13,4 32,8 75,5
Friuli-Venezia Giulia 2,1 2,4 2,1 2,6 28,5 66,8
Liguria 3,1 2,8 2,1 1,6 23,7 59,6
Emilia-Romagna 8,6 9,5 9,5 10,6 33,4 73,5
Toscana 7,6 7,5 9,6 7,8 29,2 69,4
Umbria 1,6 1,5 1,7 1,4 24,5 61,2
Marche 3,0 3,1 4,0 4,0 29,2 69,1
Lazio 8,7 8,1 5,5 4,5 21,4 53,6
Abruzzo 2,2 2,0 2,1 2,2 22,1 56,5
Molise 0,5 0,4 0,4 0,3 16,1 42,1
Campania 7,6 5,7 6,1 4,4 13,6 39,4
Puglia 5,6 4,3 5,0 3,7 14,4 42,4
Basilicata 0,9 0,7 0,7 0,5 15,1 43,7
Calabria 2,6 1,6 1,9 0,7 10,5 30,7
Sicilia 6,4 4,4 4,9 2,4 11,8 36,0
Sardegna 2,4 1,9 1,8 1,1 15,8 42,4

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 24,0 60,4
Nord-ovest 29,5 34,3 31,9 39,0 31,5 73,1
Nord-est 21,3 24,7 24,5 28,0 32,4 73,3
Centro 20,9 20,1 20,8 17,7 25,1 61,4
Mezzogiorno 28,2 20,9 22,8 15,3 13,8 39,9

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell' industria e dei servizi (dati provvisori).

II quadro della distribuzione geografica delle at
tivita manifatturiere viene illustrato in modo detta
gliato nei Cartogrammi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, che mo
strano la concentrazione territoriale degli addetti
dell' industria manifatturiera per comuni e per si
stemi locali. La cartografia relativa ai comuni (Car
togramma 2.1) individua le direttrici territoriali del
10 sviluppo economico italiano. AI modello diffuso
e articolato del Centro-nord, con elevata concen
trazione delle attivita manifatturiere in Veneto,
Emilia-Romagna, Lombardia, lungo la dorsale co
stiera di Marche e Abruzzo e nelle aree tradizional
mente industrializzate della Toscana, si contrappo
ne quello rarefatto e poco sviluppato del Mezzo
giorno, dove tuttavia si riscontrano importanti se
gnali di sviluppo a livello locale. In alcune aree del-
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la Campania, della Puglia, della Basilicata, del Molise
e, in modo meno accentuato, della Calabria, della
Sicilia e della Sardegna, comuni 0 aggregazioni di
comuni limitrofi presentano un significativo e, in
alcuni casi, elevato grado di concentrazione delle
attivita manifatturiere.

La stessa analisi compiuta con riferimento ai si
stemi locali dellavoro (Cartogramma 2.2) permette
di individuare il grado di sviluppo industriale ri
spetto a un livello di aggregazione territoriale eco
nomicamente pili significativo.Rispetto alla carto
grafia precedente emerge un quadro pili sintetico,
che rende maggiormente evidente il ruolo delle
aree pili solidamente industrializzate e attenua l'im
portanza dei segnali puntuali di sviluppo sia nel
Centro-nord sia, soprattutto, nel Mezzogiorno. In
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base a questa chiave di lettura, Ie aree a elevata con
centrazione industriale del Centro-nord risultano
significativamente ridimensionate, individuando
solo i sistemi pili forti e strutturati. A essi si affian
cano, con un grado di industrializzazione comun
que rilevante e legarni chiari di continuita territoria
Ie, gli altri sistemi che insieme costituiscono la
struttura portante del sistema produttivo.

Nel Mezzogiomo, i segnali di sviluppo appaiono
notevolmente ridimensionati. Le poche aree che
presentano un significativo grado di concentrazio
ne industriale si localizzano lungo la direttrice adria
tica, in Abruzzo e in Molise, e in alcune specifiche
aree della Campania e della Puglia.

AHa configurazione territoriale della struttura
manifatturiera che emerge dai dati provvisori del
censimento intermedio del 1996 (Cartogramma
2.2) si puo affiancare, pur con i limiti di confron
tabilita richiamati in precedenza, quella emersa
dal precedente censimento (Cartogramma 2.3).
Gli indicatori impiegati per il confronto sono
espressi in termini relativi rispetto ai valori medi
riscontrati in ciascun censimento. 11 quadro di in
sieme che emerge dal confronto mostra un so
stanziale consolidamento della configurazione
territoriale della struttura produttiva italiana. Non
mancano pero segnali di cambiamento, nella di
rezione di un rafforzamento (relativo) della strut
tura produttiva lungo la direttrice adriatica, Mar
che, Abruzzo e Molise, e nelle aree pili prossime
ai confini nazionali, sia del Nord-est sia del Nord
ovest.

Dal confronto delle distribuzioni dei sistemi 10
cali che emergono dai due censimenti (Tavola 2.6)
si nota come il nucleo stabile dei sisterni locali ma
nifatturieri rappresenti solo il 32,9% del totale e ri-

sulti principalmente localizzato nel Nord-ovest
(33,7%), nel Nord-est (29,1%) e nel Centro (25,9%),
Nel 1996, sono emersi, rispetto al1991, 34 nuovi si
stemi locali manifatturieri, localizzati soprattutto
nel Mezzogiorno e nel Nord-est.

L'evoluzione delle caratteristiche dei distretti in
dustriali nel periodo 1991-1996

Nell'ambito dei sistemi locali manifatturieri,
particolare attenzione va posta ai distretti indu
striali, che costituiscono uno dei principali ele
menti della competitivita del sistema. Sebbene
l'occupazione manifatturiera nei distretti sia dimi
nuita di 47 mila unita nel periodo considerato
(-2,1%), il confronto nel tempo tra gli indici di
specializzazione produttiva permette di indivi
duare le aree distrettuali pili dinamiche. In rela
zione a tale ottica di analisi, qualche riserva puo
essere nutrita per quanto riguarda i distretti pili
maturi in cui la debole crescita dell'occupazione
potrebbe essere stata determinata dall'effetto di
particolari strategie industriali 0 da processi di
terziarizzazione.

Molto dinamici nel periodo 1991-1996 si rivela
no i distretti di Maierato, Orsogna,Comunanza,
Pieve d'Alpago, Gualdo Tadino, Montemiletto,
Spilimbergo. Variazioni positive comunque signi
ficative si riscontrano in particolare per Pieve di
Cadore, Oderzo, Santa Sofia, Maniago, Martina
Franca e altri.

11 calcolo degli indici di specializzazione manifattu
riera rispetto alla media nazionale risulta eccessiva
mente penalizzante per i sistemi locali del Mezzo
giomo, dato che tale area presenta un livello medio di

Tavola 2.6 - Cambiamenti nella specializzazione manifatturiera dei sistemi locali tra i censimenti del
1991 e del 1996 per ripartizione geografica

RIPARTIZIONI SISTEMI LOCALI TOTALE
GEOGRAFICHE Manifatturieri Manifatturieri Manifatturieri Non manifatturieri

1991 e nel 1996 solo nel 1991 solo nel 1996 nel 1991 e nel 1996

Nord-ovest 87 6 6 41 140
Nord-est 75 2 10 56 143
Centro 67 8 3 58 136
Mezzogiorno 29 6 15 315 365

Italia 258 22 34 470 784

Fonte. Istat, Censimento dell'industra e dei servizi del 1991 e censimento intermedio dell'industria e dei servizi del 1996 (dati provvisorio)
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industrializzazione significativamente inferiore a quello
del Nord e del Centro. Si e pertanto ritenuto utile rical
colare tali coefficienti per i sistemi locali del Mezzo
giomo prendendo come riferimento i valori medi re
gistrati in quella ripartizione territoriale. In queso modo
si sana voluti porre in evidenzia anche quei sistemi 10
cali che, pur non emergendo nel confronto can la me
dia nazionale, costituiscono aree can un livello di svi
luppo industriale significativorispetto al quadro econo
mica meridionale. II quadro che emerge (Cartogram
rna 2.4) segnala la presenza di numerosi sistemi locali,
soprattutto in Abruzzo, Campania e Puglia.

2.2.2 II contributo dei distretti industriali
aile esportazioni nazionali di manu
fatti

La metodologia adottata per l'analisi

Occorre anzitutto considerare che i distretti in
dustriali sana individuati sulla base di aggregazioni di
comuni, mentre le esportazioni sana classificate se
condo la provincia di provenienza della merce e
sorgono quindi evidenti problemi di coerenza tra le
due unita territoriali di riferimento.

Un tentativo di attribuire il valore delle esporta
zioni ai distretti industriali di origine puo essere
compiuto, per il 1996, attraverso l'integrazione
dell'archivio degli operatori che risulta dalle statisti
che del commercia estero can quello delle imprese
attive in Italia. In particolare, l'integrazione e stata
realizzata prendendo in considerazione le esporta
zioni di manufatti e le imprese che svolgono attivita
manifatturiere a commerciali. II grado di copertura
dei dati del commercia estero che risulta dall'inte
grazione e pari a 92,4%.

Mentre per Ie imprese rnanifatturiere unilocalizza
te (e per quelle plurilocalizzate a livello comunale a
nell'ambito della stesso distretto industriale) e risulta
to possibile determinare un legame diretto tra merci
esportate e distretto in cui l'impresa e situata, piu
complesso e stato il procedimento di attribuzione
delle esportazioni delle imprese manifatturiere pluri
localizzate alle relative unita locali e, per questa via, ai
distretti. In particolare, nel caso di imprese manifattu
riere can una sola unita locale per provincia (0 can piu
unita locali per provincia, residenti pero nella stesso
comune), l'inforrnazione sulla provincia di prove
nienza della merce ha perrnesso di attribuire il valore
delle esportazioni dell'impresa alle relative unita loca-

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998

2. STRUTTURA E TENDENZE DEL SISTEMA DELLE IMFRESE

li. Negli altri casi, si e provveduto a redistribuire il va
lore delle esportazioni dell'impresa plurilocalizzata
alle unita locali che la compongono in proporzione al
numero di addetti di queste ultime.

Anche Ie imprese commerciali sana state con
siderate nelI'analisi poiche, pur intermediando
merci che possono avere provenienza esterna, sa
na di fatto legate alla cultura produttiva del distret
to. Nel caso di imprese commerciali plurilocalizza
te, reputando poco significativi i criteri impiegati
per quelle manifatturiere, si e scelto di attribuire
tutte le esportazioni al comune ave ha sede l'im
presa.

Tutte le elaborazioni hanna avuto come riferi
menta la merce esportata e impiegato un livello di
disaggregazione relativamente elevato (gruppi del
la classificazione Ateco 1991).

Le esportazioni di manufatti dei distretti indu
striaIi nel1996

Nel 1996, il contributo dei 199 distretti industriali
individuati dall'Istat alle esportazioni nazionali di rna
nufatti delle imprese manifatturiere e commerciali e
risultato pari al 43,3%. Tale valore e solo latamente
indicativa, poiche non per tutte le merci si produce
un significativo effetto "distretto". Si pensi al caso di
imprese localizzate nelle aree distrettuali che realizza
no prodotti chimici di base a autoveicoli: esse, pur
potendo ottenere dalla localizzazione significativi
vantaggi in termini di servizi reali e finanziari, non
appartengono alla cultura produttiva del distretto.
D'altro canto, misurare Ie esportazioni dei distretti
can riferimento al settore di specializzazione preva
lente risulterebbe in numerosi casi riduttivo, data
che in tali contesti si attuano spesso processi di di
versificazione orientati dalla cultura produttiva locale:
ad esempio, sana noti i legami esistenti, nei distretti
specializzati nel mobile, tra le imprese che produco
no mobili e quelle che realizzano produzioni collate
rali, quali macchine per la lavorazione dellegno, colo
ri, componenti e accessori per l'arredamento.

In relazione ai 95 gruppi della classificazione Ate
co 1991 relativi ai manufatti, il contributo dei distret
ti alle esportazioni nazionali (Tavola 2.7) e risultato
superiore al 50% per 35 aggregazioni di prodotti,
principalmente riconducibili ai settori tradizionali
del made in Italy e alla meccanica specializzata. In
particolare, quote superiori a 2/3 delle esportazioni
nazionali si registrano per articoli sportivi, cuoio,
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Tavola 2.7 - II contributo complessivo dei distretti aIle esportazioni nazionali di manufatti delle
imprese manifatture e commerciali, per gruppo di prodotti Ateco 1991 - Anno 1996 (valo
ri percentuali in ordine decrescente nellindustria considerata)

GRUPPI DI PRODOTTI

Industria alimentare
Carne e prodotti a base di carne
Bevande
Pesci conservati e prodotti a base di pesce
Prodotti alimentari, non nominati altrove
Prodotti lattiero-caseari
Preparazioni e conserve di frutta e di verdura
Prodotti per l'alimentazione animale
Industria del tabacco
Oli e grassi vegetali e animali
Prodotti della macinazione, amidi e fecole
Tessile ed abbigliamento
Articoli in maglieria
Tessuti di materie tessili
Filati di fibre tessili
Prodotti di maglieria
Prodotti tessili, non nominati altrove
Articoli di vestiario in pelle
Manufatti tessili, esclusi gli articoli di vestiario
Articoli di vestiario ed accessori, non nominati altrove
Pellicce e articoli in pelliccia
Pelletteria
Cuoio e concia delle pelli
Calzature
Articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria
Prodotti per l'arredamento
Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Mobili
Fogli da impiallacciatura, compensato, pannelli stratificati, di fibre,
di particelle ed altri
Prodotti in legno nonnominati altrove, articoli in sughero, paglia
e materiali da intreccio
Legno piallato 0 trattato
Prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia, prodotti ceramici refrattari
Cemento, cake e gesso
Pietre da taglio e lavori di tali pietre
Imballaggi in legno
Prodotti in calcestruzzo, cementa e gesso
Prodotti in minerali non metalliferi, non nominati altrove
Mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Vetro e prodotti in vetro
Lavori di carpenteria e di falegnameria per l'edilizia
Industrie cartotecniche
Articoli di carta e di cartone
Pasta da carta, carta e cartone
Stampe
Prodotti dell'editoria
Industria petrolchimica
Articoli in materie plastiche
Pesticidi ed altri prodotti chimici per l'agricoltura
Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici
Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura,
profumi e prodotti per toletta
Fibre sintetiche ed artificiali
Articoli in gomma
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Contributo percentuale

56,2
38,5
35,3
31,7
25,8
23,8
19,1
18,8
15,5
13,6

71,1
66,9
65,5
64,3
62,0
61,8
56,1
54,4
51,1

84,2
69,0
25,7

82,0
65,8

64,8

56,6
53,5
53,1
49,7
46,0
45,8
42,8
42,3
39,8
38,2
29,4

52,0
32,2
28,7
21,8

44,2
43,2
35,2

30,2
29,2
24,0
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Tavola 2.7 (segue) - II contributo complessivo dei distretti alle esportazioni nazionali di manufatti del
le imprese manifatture e commerciali, per gruppo di prodotti Ateco 1991 - Anno
1996 (ualori percentuali in ordine decrescente nell'industria considerata)

GRUPPI Dr PRODOTII Contributo percentuale

Prodotti chimici di base
Prodotti chimici, non nominati altrove
Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali
Combustibili nuc!eari
Prodotti petroliferi raffinati
Prodotti di cokeria
Industria metallurgica
Ferro, acciaio e ferroleghe non CECA, non nominati altrove
Tubi
Metalli preziosi e non ferrosi
Ferro, acciaio e ferroleghe CECA
Industria meccanica
Macchine per I'agricoltura e silvicoltura
Cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, radiatori e caldaieper il riscaldamento centrale
Armi e munizioni
Articoli di coltelleria, utensili ed oggetti diversi, in metallo
Prodotti metallici, non nominati altrove
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche
Macchine utensili, compresi parti ed accessori
Accumulatori, pile e batterie di pile
Macchine per impieghi speciali
Strumenti ottici e attrezzature fotografiche
Motori, generatori e trasformatori elettrici
Elementi da costruzione in metallo
Macchine ed apparecchi per produzione e utilizzazione dell'energia meccanica, esc!. motori
Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita
Macchine non nominate altrove di impiego generale
Fili e cavi isolati
Apparecchi elettrici, non nominati altrove
Apparecchi per uso domestico, non nominati altrove
Apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici
Orologi
Strumenti e app. di misurazione, controllo, navigazione, esc!use quelle di controllo processi ind.
App. riceventi per radiodiffusione, televisione, registrazione e riproduzione suono e immagine
Generatori di vapore, esc!use Ie caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda
Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori
Tubi e valvole elettronici ed altri componenti elettronici
Apparecchi trasmittenti per radio diffusione, televisione, per telefonia e telegrafia su filo
Mezzi di trasporto
Mezzi di trasporto, non nominati altrove
Motocic!i e bicic!ette
Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Autoveicoli
Locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario
Aeromobili e veicoli spaziali
Costruzioni navali

Gioielleria, Strumenti musicali e Articoli sportivi
Articoli sportivi
Gioielli e articoli di oreficeria
Strumenti musicali
Manufatti vari, non nominati altrove
Giochi e giocattoli

Totale manufatti

Fonte. Istat, Indagini sui commercia estero e censimento intermedio dell'industria e dei servizi (dati provvisori)
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22,0
18,8
13,0
7,8
0,8
0,1

57,0
54,9
31,7
27,6

71,5
65,4
59,8
58,6
53,0
52,7
51,5
51,5
50,5
48,0
46,0
43,1
41,8
41,8
41,7
40,6
39,1
38,3
35,3
34,1
27,5
20,2
16,0
13,2
5,0
4,7

51,7
37,3
32,0
31,2
17,0
16,8
12,8

6,2

93,5
74,6
72,0
53,0
45,7

43,3
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piastrelle e lastre in ceramica, gioielli e articoli per
oreficeria, strumenti musicali, macchine per l'agri
coltura, articoli in maglieria, calzature e tessuti di rna
terie tessili; quote inferiori a 2/3, ma comunque signi
ficative, per mobili, cisterne, serbatoi e contenitori
in metallo, prodotti in maglieria, articoli di vestiario
in pelle, articoli di coltelleria, utensili e oggetti diver
si in metallo, carne e prodotti a base di carne, mac
chine utensili e macchine per impieghi speciali.

Valori percentuali inferiori al 50%, comunque
rilevanti in considerazione delle natura dei pro
dotti esportati, si presentano per motori, genera
tori e trasformatori elettrici, articoli in materie
plastiche, apparecchi per uso domestico, vetro e
prodotti in vetro, motocicli e biciclette, pitture,
vernici e smalti, parti e accessori per autoveicoli e
lora motori. Infine, quote non trascurabili si ot
tengono per una serie di produzioni che non ap
partengono alle specializzazioni tradizionali dei
distretti quali, a esempio, i prodotti chimici di ba
se e, nei distretti a specializzazione non meccani
ca, gli autoveicoli, a testimonianza della coesisten
za in tali aree di diversi modelli di produzione.

Ulteriori indicazioni provengono dai dati rela
tivi alle esportazioni dei singoli distretti, distinte
secondo il settore di specializzazione prevalen
teo Coerentemente con la classificazione adottata
dall'Istat per la definizione dei raggruppamenti e
dei macro-settori di specializzazione dei distretti
industriali, si e considerata la seguente ripartizio
ne delle attivita produttive: industrie leggere (tes
sile e abbigliamento, pelletteria, prodotti per
l'arredamento, oreficeria e strumenti musicali),
industrie alimentari, industria meccanica, grande
industria (industria metallurgica, petrolchimica e
dei mezzi di trasporto) e industrie cartotecniche
poligrafiche (Tavole 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12).

Nell'ambito dei distretti specializzati nel tessile
e abbigliamento, quote rilevanti sulle esportazioni
nazionali di tessuti e di prodotti in maglieria sono
detenute da Prato e Como; per gli articoli in ma
glieria da Treviso, Prato, Carpi e Castel Goffredo;
per gli articoli di vestiario in pelle e le pellicce da
Empoli.

Nell'ambito della pelletteria, Arzignano, Santa
Croce sull'Arno e Solofra detengono insieme pill
del 64% delle esportazioni nazionali di pelli e
cuoio, mentre i principali distretti che esportano
calzature sono Montebelluna, Lucca, Civitanova
Marche e altri distretti marchigiani limitrofi, Santa
Croce sull'Arno e Barletta.
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Per quanto riguarda i prodotti per l'arredamen
to, Sassuolo si conferma centro nazionale per
l'esportazione di piastrelle (51,3%). Udine, Desio,
Pesaro, Oderzo e Forli sono i principali distretti
che esportano il mobile, Sant'Ambrogio di Valpo
licella e Pietrasanta le pietre da taglio e i relativi la
vori, Civita Castellana i prodotti ceramici non de
stinati all'edilizia, Poggibonsi e Desio il vetro e i re
lativi prodotti.

Un comparto abbastanza eterogeneo include
numerosi prodotti tipici del made in Italy quali da
una parte l'oreficeria, e dall'altra gli strumenti mu
sicali, gli articoli sportivi, i giochi e i giocattoli; in
questo caso, quote significative di esportazione
provengono, rispettivamente, da Arezzo e Vicen
za e da Recanati e Osimo.

Infine, nell'ambito dei distretti a specializza
zione meccanica, una parte importante delle
esportazioni nazionali di macchine per l'agricol
tura proviene da Treviglio e Modena; per gli ap
parecchi per uso domestico da Conegliano; per
gli articoli di coltelleria e utensili in metallo da
Lecco.

Dato l'elevato contributo dei distretti industriali
alle esportazioni nazionali dei prodotti tradizionali
e della meccanica specializzata, sembra chiaro che
una politica economica che voglia sostenere e ri
lanciare la cornpetitivita del made in Italy debba
essere legata alla promozione dell'efficienza e del
la qualita dei prodotti dei distretti. Inoltre, la spe
cializzazione settoriale dei distretti spiega solo una
parte della capacita degli stessi di esportare. In tale
contesto, risulta riduttivo considerare i distretti co
me poli industriali competitivi a livello settoriale, e
invece coerente definirli in relazione a un pill arti
colato insieme di prodotti che superano i confini
della ripartizione settoriale, pur presentando soli
di legami con la cultura e le esperienze produttive
locali.
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Tavola 2.8 - Contributo dei distretti specializzati aIle esportazioni delle imprese manifatturiere e com-
merciali per macro-settore e gruppo di prodotti, secondo la classificazione Ateco 1991 -
Anno 1996 (ualori percentuali)

DENOMINAZIONE REGIONE TESSILE EDABBIGLIAMENTO - Principali gruppi Ateco 1991
DEL DISTRETTO AMMINISTRATIVA

Filati di fibre Tessuti in Prodotti di Articoli in Articoli di Pellicce e Totale
tessili mater .tessili maglieria maglieria vest.in pelle rel.articoli macro-settore

BIELLA Piemonte 9,8 3,2 0,1 0,8 1,8
CORTEMILIA Piemonte 0,1 0,2 0,2 0,1
COSSATO Piemonte 6,7 5,7 0,8 0,4 2,2
GATTINARA Piemonte 0,2 0,4 0,1
OLEGGIO Piemonte 0,1 0,6 0,3
BUSTO ARSIZIO Lombardia 7,4 3,1 2,7 1,5 0,2 0,5 2,6
CASTEL GOFFREDO Lombardia 0,3 6,8 1,6
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Lombardia 1,1 0,3
CHIARI Lombardia 0,1 0,2 0,1
CLUSONE Lombardia 3,0 0,5 0,2 0,3
COMO Lombardia 0,7 11,7 10,8 0,5 0,2 1,1 6,0
DARFO BOARIO TERME Lombardia 7,2 0,4
GALLARATE Lombardia 3,2 2,3 2,1 2,9 0,1 1,9
GAMBARA Lombardia 0,4 0,1
MANERBIO Lombardia 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3
MONTICHIARI Lombardia 0,1 1,6 0,4
ORZINUOVI Lombardia 0,1 0,4 0,2
PALAZZOLO SULL'OGLIO Lombardia 2,8 0,2 0,3
ROMANO DI LOMBARDIA Lombardia 0,3 0,1 0,3 0,1
BORGO VALSUGANA Trentino-Alto A. 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1
BADIA POLE SINE Veneto 0,2 0,2 0,1
CASTELFRANCO VENETO Veneto 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3
CAVARZERE Veneto 0,1 0,1
CITTADELLA Veneto 0,2 3,2 0,1 0,4
ESTE Veneto 0,1 0,2 0,3 0,1
LONIGO Veneto 0,1 0,4 0,5 0,3 0,2
MONSELICE Veneto 0,1
SAN BONIFACIO Veneto 0,2 0,2
SCHIO Veneto 0,8 0,9 0,3 0,3 0,5
THIENE Veneto 0,1 0,5 0,1 1,1 1,9 0,9
TREVISO Veneto 0,8 0,9 3,8 10,7 1,1 0,3 4,1
CARPI Emilia-Romagna 0,8 0,2 3,1 5,6 0,1 0,1 1,9
CORREGGIO Emilia-Romagna 0,1 0,5 0,2
MIRANDOLA Emilia -Romagna 0,1 0,9 0,3
BIBBIENA Toscana 0,4 0,1 0,1
EMPOLI Toscana 0,1 0,3 20,8 7,0 0,6
PISTOIA Toscana 0,1 0,2 0,4 0,8 0,1 0,3 0,4
PRATO Toscana 6,8 24,6 22,0 6,8 0,3 0,7 10,8
SANSEPOLCRO Toscana 0,1 0,1 0,2 0,1
ASSISI Umbria 0,2 0,5 0,1 0,2 0,3
UMBERTIDE Umbria 0,3
ASCOLI PICENO Marche 0,3 0,1 0,2
CAGLI Marche 0,1 0,0
MONDOLFO Marche 0,1
OSTRA Marche 0,1
SANT'ANGELO IN VADO Marche 0,1
SENIGALLIA Marche 0,1
URBANIA Marche 0,3
GIULIANOVA Abruzzo 0,5 0,1 0,1 0,1
TERAMO Abruzzo 0,1 0,1 0,2
MARTINA FRANCA Puglia 0,1
PUTIGNANO Puglia 0,1 0,1
Totale distretti specializzati 51,9 55,7 47,7 48,7 29,6 11,1 42,6

Fonte: Istat, Indagini suI commercia estero e censimento intermedio dell'industria e dei servizi (dati provvisori)
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Tavola 2.9 - Contributo dei distretti specializzati aIle esportazioni delle imprese manifatturiere e com-
merciali per macro-settore e gruppo di prodotti, secondo la classificazione Ateco 1991 -
Anno 1996 (valori percentuali)

DENOMINAZIONE REGIONE PELLETTERIA
DEL DISTRETTO AMMINISTRATIVA

Cuaia e cancia Articali da Calzature Totale
delle pelli viaggia, borse macro-settore

ARZIGNANO Veneto 26,8 0,1 0,1 6,5

MONTEBELLUNA Veneto 0,9 0,4 9,5 6,4

SAN GIOVANNI ILARIONE Veneto 1,3 1,2 1,1

MERCATO SARACENO Emilia -Romagna 0,1 0,1

CASTELFIORENTINO Toscana 0,1 0,1 1,2 0,8

LUCCA Toscana 0,7 0,4 5,5 3,7

MONTECATINI-TERME Toscana 0,4 0,1 2,6 1,8

SANTA CROCE SCLL'ARNO Toscana 21,5 0,9 4,2 8,0

CIVITANOVA MARCHE Marche 0,4 0,3 4,1 2,8

COMUNANZA Marche 0,6 0,4

FERMO Marche 0,3 0,1 2,4 1,6

MONTE SAN GIUSTO Marche 0,2 0,1 2,6 1,7

MONTE SAN PIETRANGELI Marche 0,5 0,3

MONTEFIORE DELL'ASO Marche 0,7 0,5

MONTEGIORGIO Marche 0,1 1,1 0,7

MONTEGRANARO Marche 0,4 0,1 2,7 1,8

PORTO SANT'ELPIDIO Marche 0,1 0,1 3,2 2,1

SAN BENEDETfO DEL TRONTO Marche 0,6 0,2 0,2

SARNANO Marche 0,1 0,1

SERRA DE' CONTI Marche 0,5 0,3

TOLENTINO Marche 0,2 0,8 0,1 0,2

GUARDIAGRELE Abruzzo 0,2 0,1

ORSOGNA Abruzzo 0,1 0,1

SOLOFRA Campania 16,3 3,9

BARLETTA Puglia 3,5 2,2

Totale distretti specializzati 69,6 4,3 47,0 47,4

Fonte: Istat, Indagini sui commercio estero e censimento intermedio dell'industria e dei servizi (dati provvisori)
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Tavola 2.10 - Contributo dei distretti specializzati aIle esportazioni delle imprese manifatturiere e
commerciali per macro-settore e gruppo di prodotti, secondo la c1assificazione Ateco
1991 - Anno 1996 (valori percentuali)

DENOMINAZIONE REGIONE PRODOTTI PER L'ARREDAMENTO - Principali gruppi Ateca 1991
DELDISTRETTO AMMINISTRATIVA

Vetra e rel. Prod.ceramici Piastrelle Pietre cia taglio Mobili Eagli da impiall. Imballaggi Torale
prodorti non dest.edilizia e rel.lavori compensato in legno macro-settare

eccetera

CARRU' Piemonte 0,1
CASALMAGGIORE Lombardia 0,1 0,2 4,9 0,2
DESIO Lombardia 4,4 0,4 0,8 6,0 15,1 0,8 3,7
VIADANA Lombardia 3,1 0,2 0,2
ORTISEI Trentino-Alto A. 0,1
BASSANO DEL GRAPPA Veneto 0,1 2,2 0,1 1,7 2,2 1,7 1,0
BOVOLONE Veneto 0,1 1,8 0,9
CASTAGNARO Veneto 0,1 0,1
CEREA Veneto 1,2 0,1 0,6
MAROSTICA Veneto 3,1 0,2 0,1 0,2
MONTAGNANA Veneto 0,8 0,4
ODERZO Veneto 0,3 0,4 0,1 2,6 0,9 0,1 1,5
PIEVE DI SOLIGO Veneto 0,1 1,2 0,1 0,6
SANTAMBROGIO

DI VALPOLICELLA Veneto 0,1 0,1 25,6 0,4 2,9
VITTORIO VENETO Veneto 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3
SPILIMBERGO Friuli-Venezia G. 0,2 0,3 0,2
UDINE Friuli-Venezia G. 0,3 1,1 0,1 0,1 12,1 13,3 0,4 6,0
CASTELLARANO Emilia -Romagna 0,4 6,2 1,6 1,1
FORLI' Emilia-Romagna 0,1 2,1 0,1 1,0
MORCIANO

DI ROMAGNA Emilia-Romagna 0,4 0,1 0,1
SASSUOLO Emilia-Romagna 0,1 1,6 51,3 0,9 0,1 0,2 5,4 9,3
VIGNOLA Emilia-Romagna 0,1 6,6 0,5 0,3 1,2
PIETRASANTA Toscana 8,3 0,1 0,9
POGGIBONSI Toscana 4,3 0,5 0,2 0,7 0,3 0,8
SINALUNGA Toscana 0,2 0,5 0,2 0,1
GUALDO TADINO Umbria 1,0 1,1 0,3 0,3
MARS CIANO Umbria 0,1 0,1
FANO Marche 0,8 0,4
FOSSOMBRONE Marche 0,8 0,4
PESARO Marche 0,7 0,1 3,9 0,7 1,9
PIANDIMELETO Marche 0,3 0,1
TRElA Marche 0,1 0,2 0,1
URBINO Marche 0,4 0,2
CIVITA CASTELLANA Lazio 11,4 0,1 0,7
ATRI Abruzzo 0,3 0,2
Totale distretti

specializzati 10,9 23,1 66,2 36,3 38,5 41,1 12,1 37,9

Fonte: Istat, Indagini suI commercio estero e censimento intermedio dell'industria e dei servizi (dati provvisori)
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Tavola 2.11- Contributo dei distretti specializzati aIle esportazioni delle imprese manifatturiere e
commercial per macro-settore e gruppo di prodotti, secondo la classificazione Ateco
1991 - Anno 1996 (valori percentuali)

DENOMINAZIONE
DEL DISTRETfO

VICENZA

AREZZO

RECANATI

OSIMO

Totale distretti specializzati

REGIONE
AMMINISTRATIVA

Veneto
Toscana
Marche
Marche

OREFICERIA, STRUMENTI MUSICALI ECCETERA

Gioielli e articoli Strumenti Articoli Giochi e Totale
di oreficeria musicali sportivi giocattoli macrosettore

17,1 0,1 1,3 12,9
34,3 25,5

0,1 16,8 1,5 0,8
0,1 9,9 0,4

51,6 26,7 0,1 2,8 39,6

Fonte: Istat, Indagini suI commercio estero e censimento intermedio dell'industria e dei servizi (dati provvisori)

Tavola 2.12 - Contributo dei distretti specializzati aIle esportazioni delle imprese manifatturiere e
commerciali per macro-settore e gruppo di prodotti, secondo la classificazione Ateco
1991 - Anno 1996 (valori percentuali)

DENOMINAZIONE REGIONE INDUSTRIA MECCANICA - Principali gruppi Ateca 1991
DEL DISTRETfO AMMINISTRATIVA

Articoli di Macchine Macchine Macchine Apparecchi Strumenti Totale
coltelleria, ed app. per per utensili e per usa ottici ed macro-

utensili prod. e utilizz. l'agncoltura lora parti domestico attrezz. settore
in metallo dell'energia mecc. fotogr.

BORGOMANERO Piemonte 0,1 7,2 0,1 0,3 0,9
OMEGNA Piemonte 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2
OVADA Pie monte 0,7 0,1
RIVAROLO

CANAVESE Piemonte 0,5 0,1 0,3 0,2 0,4
BERGAMO Lombardia 1,4 1,1 0,2 3,2 2,0 0,2 2,2
BRESCIA Lombardia 3,3 2,0 0,2 1,8 0,6 0,2 1,8
CASTELLEONE Lombardia 0,2 0,1
CREMA Lombardia 0,1 0,2 0,7 0,6 0,4
LECCO Lombardia 5,8 1,4 1,7 2,8 0,1 1,6
LUMEZZANE Lombardia 4,1 3,6 0,1 0,4 0,9
PREMANA Lombardia 1,4 0,1
SUZZARA Lombardia 1,0 2,1 0,2 0,4
TREVIGLIO Lombardia 0,3 0,6 15,7 0,4 0,2 1,0
VESTONE Lombardia 2,9 0,1 0,2
VIGEVANO Lombardia 0,7 0,2 1,3 1,0 0,9 0,9
ROVERETO Trentino-Alto A. 0,5 0,1 0,2 1,6 0,2
STORO Trentino-Alto A. 0,9 0,1 0,1
CONEGLIANO Veneto 0,8 0,5 0,3 6,6 1,0 0,9
PADOVA Veneto 0,9 2,3 3,6 1,2 0,9 10,8 1,8
PIEVE DI CADORE Veneto 0,1 12,2 0,2
MANIAGO Friuli-Venezia G. 0,8 0,5 0,2 0,1
CENTO Emilia-Romagna 0,3 0,2 2,6 0,1 0,3
FIORENZUOLA

D'ARDA Emilia-Romagna 0,5 0,1 0,1
GUASTALLA Emilia-Romagna 0,6 0,4 0,3 1,5 0,5
MODENA Emilia-Romagna 0,3 1,7 10,1 0,7 1,4 0,2 1,3
REGGIO NELL'EMILIA Emilia-Romagna 0,5 3,9 2,7 1,6 0,1 0,1 1,4
Totale distretti
specializzati 26,2 27,7 42,9 15,9 15,0 28,5 .18,1

Fonte: Istat, Indagini suI commercio estero e censimento intermedio dell'industria e dei servizi (dati provvisori)
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II ruolo delle imprese unilocalizzate
del Mezzogiorno per la competitivita sui mercati esteri

Tavola 2.13 - II molo delle imprese unilocalizzate per la competitivfta dei sistemi locali del
lavoro del Mezzogiorno - Anno 1996 (a)

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998

Fonte: Istat, Indagini sui commercio estero e censimento intermedio dell'industria e dei servizi (dati provvisori)

(a) Valori superiori a uno indicano, in relazione alle esportazioni delle sole imprese unilocalizzate, un livello di competiti
vita sui mercati esteri superiore alla media rispettivamente nazionale e del Mezzogiorno.
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alla media nazionale. Essi
si caratterizzano per la
presenza di un tessuto pro
duttivo di imprese uniloca
lizzate dinamico che riesce
a collocare parte della pro
pria produzione sui mercati
esteri;

- gli altri sistemi locali che
presentano livelli di competi
tiuitd modesti per le imprese
unilocalizzate, anche se, nel
caso di Avezzano e Marsa
la, i valori sono ormai pros
simi alla media del Mezzo
giorno.

L'analisi mostra come la signi
ficativa crescita delle esporta
zioni del Mezzogiorno duran
te la seconda parte degli anni
'90 sia imputabile non solo alle
grandi irnprese nazionali e
estere ma anche alla crescente
tiioacita del tessuto imprendi
toriale locale.

definito dal rapporto espor
tazioni su addetti delle
imprese unilocalizzate, sono
state individuate le seguenti
tre tipologie di sistemi locali
CTavola 2.13):
- i sistemi locali consolidati,

come Isernia, Solofra, Lan
ciano, Sulmona, Nocera infe
riore, Casoli, Castellammare
di Stabia, Tricase, Lucera,
Venafro, che presentano
livelli di competitioita supe
riori alla media nazionale e
possono confrontarsi in
condizioni non svantaggiose
sul mercato nazionale ed
estero;
i sistemi locali emergenti,
quali Torre Annunziata,
Battipaglia, Atri, Caserta,
Matera eccetera, che pre
sentano livelli di competiti
vita superiori alla media del
Mezzogiorno ma inferiori

SISTEMA LOCALE REGIONE EXPORTPER ADDETIO EXPORTPER ADDETIO
DEL LAVORO AMMINISTRATIVA (media nazionale-1) (a) (media Mezzogiornov I)

Lanciano Abruzzo 2,7 6,5
Sulmona Abruzzo 1,6 3,9
Casoli Abruzzo 1,4 3,3
Solofra Campania 2,9 6,9
Nocera inferiore Campania 1,4 3,3
Castallammare di Stabia Campania 1,4 3,3
Isernia Molise 3,5 8,5
Venafro Molise 1,0 2,5
Tricase Puglia 1,3 3,2
Lucera Puglia 1,2 2,9

L'andarnento delle esporta
zioni da parte del Mezzogior
no, specie durante la seconda
meta degli anni '90, ha fatto
crescere 1'interesse sulle de
terminanti della competitioita
che ne sono alla base.

L'analisi relativa alle sole
imprese unilocalizzate, pur
trascurando il ruolo di quelle
plurilocalizzate (nazionali e
estere) nel determinare la com
petitiuita complessiva del Mez
zogiorno, permette di cogliere
un'importante componente.

A partire dai 365 sistemi
locali del lavoro del Mezzo
giorno, sono stati selezionati
quelli che presentano un con
tributo alle esportazioni da
parte delle imprese uniloca
lizzate superiore allo 0,5 %
della ripartizione considera
ta. Sulla base di un semplice
indicatore di competitiuita,
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2.3 I servizi come elementi infrastrutturali
del sistema produttivo

2.3.1 II settore dei servizi in Italia e nelle
economie industrializzate

Nella seconda parte degli anni '90 e andato inten
sificandosi il processo di allineamento delle dinami
che macroeconomiche dei settori dell' industria e
dei servizi di mercato, manifestatosi peraltro gia a
partire dalla meta degli anni '80: si tratta di un pro
cesso che ha ormai riposizionato gran parte del set
tore terziario italiano rispetto al ruolo, assolto alme
no fino alla meta degli anni ottanta, di ammortizza
tore delle fluttuazioni cicliche dell'economia italiana.
Tale funzione, se da un lato ha consentito di assorbi
re la disoccupazione originata dai processi di ristrut
turazione industriale e dall'incremento dell'offerta
di lavoro, dall'altro ha favorito dinamiche inflazioni
stiche rilevanti e ha rallentato l'evoluzione qualitativa
dell'offerta di servizi. Le tendenze in atto sottolinea
no, invece, come il settore dei servizi risulti ormai
permeabile alle innovazioni tecnologiche e in grado
di notevoli e tempestivi adeguamenti alle condizio
ni di domanda e di reazioni positive agli shock di of
ferta frequenti negli ultimi anni.

Questo processo e indotto da una molteplicita
di fattori, fra loro strettamente collegati: da un lato
le normative nazionali e comunitarie stanno modi
ficando i contesti di riferimento dei singoli merca
ti, dall'altro, la disponibilita delle nuove tecnologie,
soprattutto informatiche e delle telecomunicazio
ni, sta rapidamente modificando i modelli organiz
zativi e produttivi; infine, un ruolo determinante
viene svolto dai nuovi contesti concorrenziali favo
riti dalla progressiva apertura di mercati che fino a
pochi anni fa erano protetti. Nel complesso, si
tratta di uno scenario notevolmente turbolento e
non privo di contraddizioni, che tuttavia consente
di delineare alcune tendenze di fondo.

Anzitutto, appare evidente il crescente rilievo
del ruolo infrastrutturale dei servizi: questo vale non
soltanto per i trasporti e le telecomunicazioni, rna
anche per il commercio e per il pill articolato in
sieme dei servizi alle imprese e alle famiglie. Un al
tro elemento portante e costituito dal processo di
interconnessione dei mercati, ossia dalla progressi
va integrazione dei processi produttivi determinata
dalle nuove tecnologie e dai modelli organizzativi
indotti da esse. Queste tendenze si presentano con
intensita e modalita diverse all'interno dei diversi
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segmenti del terziario di mercato che, come sem
pre pill spesso viene ormai riconosciuto, e com
posto da un insieme di attivita profondamente ete
rogenee sia in termini di caratteristiche dell'offerta
sia per quanto riguarda i segmenti di domanda a es
so rivolti.

Significative indicazioni sul posizionamento dei
diversi settori terziari all'interno della struttura
produttiva nazionale POSSOllc) essere tratte dal
l'analisi dei dati (provvisori) della Tavola economi
ca intersettoriale (TEl) dell'economia italiana rela
tiva al 1992. In particolare, sulla base della struttura
degli impieghi, e possibile trarre indicazioni rela
tive alla destinazione del prodotto (impieghi in
termedi e finali) e quindi sulla composizione della
domanda che assorbe la produzione tot ale di cia
scun settore.

L'importanza del settore dei servizi per la com
petitivita del sistema produttivo viene testimonia
ta dall'elevata incidenza degli impieghi intermedi
sulla produzione totale del terziario. La percentua
le di prodotto destinata a usi intermedi e pari a cir
ca 1'84% per il settore del credito e delle assicura
zioni; al 59% per i settori dei trasporti e comuni
cazioni; al 330/0 per l'eterogenea aggregazione di
settori che comprende servizi alle imprese, alle
famiglie e servizi delle amministrazioni pubbli
che; al 28% per commercio, alberghi e pubblici
esercizi.

La produzione dei servizi viene quindi assorbita
in misura significativa dai diversi settori produttivi
in termini di input, seppure con incidenze diverse
sui costi di ciascun settore: l'utilizzo di servizi da
parte del settore agricolo e commisurato a circa il
7% dei costi del settore; per l'industria energetica
l'incidenza di input di servizi e pari a circa il 5% dei
costi, percentuale analoga a quella rilevata per le
costruzioni; il dato relativo all' industria manifattu
riera, infine, e pari al 17%.

II settore dei servizi in Italia e nell'Unione europea

In Italia il peso del settore dei servizi, in termi
ni di valore aggiunto, e risultato nel 1997 di poco
inferiore al 60% rispetto al totale dei beni e servi
zi destinabili alla vendita. Quasi tre quarti del valo
re aggiunto settoriale e generato dalle attivita
commerciali e dall'insieme degli -altri servizi-:
servizi professionali, informatica, altre attivita
imprenditoriali, servizi alle imprese e alle fami-
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glie. Sotto il profilo dell'occupazione, questi due
macrosettori impiegano oltre 1'80% delle unita di
lavoro operanti nei servizi di mercato e oltre il
93% degli indipendenti. Cia riflette una struttura
polverizzata del sistema delle imprese e una for
te diffusione delle imprese individuali cosicche,
nel complesso, le attivita terziarie assorbono
quasi due terzi delle unita di lavoro indipendenti
totali.

La situazione italiana risulta, sotto molti aspetti,
relativamente allineata a quella prevalente negli
altri paesi dell'EUR15 (Tavola 2.14). Nell'insieme di
questi paesi il settore dei servizi sta acquisendo
fino dagli anni settanta un peso crescente sia in
termini di valore aggiunto (valutato a prezzi cor
renti e costanti) sia di occupazione: la tendenza si
e manifestata in modo netto anche nell'ultimo
decennio.

La crescita e stata accompagnata da una
progressiva riduzione del peso del terziario tradi
zionale, legato alle attivita commerciali, e da un
incremento corrispondente delle altre attivita
(comunicazioni, servizi informatici, professionali
e finanziari). Nel complesso, nel 1996 i servizi han
no contribuito in media a circa il 52% del valore
aggiunto totale dell' area EUR 15: pili in dettaglio,
Belgio e Lussemburgo mostrano le strutture eco
nomiche con una quota maggiore dei servizi
(rispettivamente il 58,3 e il64,6% del valore aggiun
to nazionale nelI996), mentre le quote pili basse si
sono registrate in Irlanda, Finlandia e Svezia, il cui
contributo alla formazione del valore aggiunto si
aggirava, nella stesso anno, attomo al 40%.

Il nostro paese e caratterizzato da un peso rela
tivamente pili elevato delle attivita commerciali e
alberghiere. La riduzione della quota del commer
cio manifestatasi fra il 1980 e il 1996 non si e infatti
tanto tradotta, com'e avvenuto in altri paesi, in un
incremento del peso dei servizi finanziari e delle
comunicazioni, quanto piuttosto in una forte ere
scita del peso degli altri servizi di mercato (soprat-,
tutto servizi professionali e imprenditoriali, rivol
ti sia alle famiglie sia alle imprese).

In termini occupazionali, tutti i paesi hanno
registrato nel periodo 1980-1996 tassi di variazio
ne medi annui positivi. La crescita, marcata fino al
1990, ha pero subito, con rare eccezioni, un signi
ficativo rallentamento fra il 1990 e il 1996, rima
nendo per 10 pili concentrata nei settori
dell'intermediazione finanziaria e dei servizi pro
fessionali e imprenditoriali.
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Le dinamiche di industria e servizi in Italia

L'analisi effettuata in questa paragrafo e stata
condotta utilizzando dati di contabilita nazio
nale non ancora revisionati sulla base del nuo
vo sistema dei conti SEC95 e della nuova classi
ficazione delle attivita economiche NACE
rev. I. Tale scelta nasce dalla necessita di assicu
rare la confrontabilita delle' serie storiche a
partire dal 1980.

In Italia, tra il 1980 e il 1985 il settore dei servizi
garantiva una crescita media annua del 3,9% degli
occupati, mentre il settore dell' industria in senso
stretto nella stesso periodo perdeva occupati a un
ritmo del 3,1% l'anno (Tavola 2.15).

Questo andamento, pur accompagnato da una
pili sostenuta crescita del valore aggiunto dei ser
vizi a prezzi costanti, e stato tuttavia caratterizza
to da notevoli difficolta per quanta riguarda le
condizioni generali di efficienza dei segmenti
terziari, con una crescita nettamente pili sostenu
ta del costa del lavoro per unita di prodotto ri
spetto all'industria e una caduta della quota dei
profitti manifestatasi nonostante una contenuta
dinamica dei salari reali. In questo periodo, peral
tro, la crescita dei prezzi impliciti del valore ag
giunto dei due settori appariva notevolmente
omogenea.

Nel periodo successivo 0985-90) l'andamento
del valore aggiunto nei due settori risulta fortemen
te coerente, mentre si apre un differenziale infla
zionistico favorevole ai servizi che caratterizzera
anche tutta la prima meta degli anni novanta. Paral
lelamente, il tasso di crescita dell'occupazione ter
ziaria subisce un primo rallentamento, con un
completo arresto nel quinquennio successivo, in
presenza di una rilevante caduta anche dell'occupa
zione industriale. Gli anni che vanno dal 1995 al
1997 mostrano la convergenza delle tendenze infla
zionistiche nei due settori, con una ripresa del valo
re aggiunto terziario che induce una sia pur debole
crescita occupazionale.

Questo quadro e riassunto nella Figura 2.1, dove
viene proposto un confronto fra le dinamiche
dell' industria in senso stretto e dei servizi dal 1980
al 1997. Si tratta di un grafico fattoriale, dove sono
riportate le prime due componenti principali
stimate a partire da un insieme di indicatori rap
presentativi degli andamenti settoriali (valore ag
giunto, occupazione, redditivita, prezzi eccetera).
In particolare, sull'asse orizzontale e misurata
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Tavola 2.14 - Valore aggiunto (ai prezzi di mercato e a valori correnti) dei principali comparti dei servizi di mercato nei paesi dell'EUR15 - Anni
1970, 1980, 1996 (cornposizioni percentuali)

Danimarca (a) 39,5 32,3 28,3

1970 1980 1996 1970 1980 1996 1970 1980 1996

COMUNICAZIONI

r
;J>

C/l

j
;;
N

5z
t11

t:I
t11
r
""d
;J>

~
t11

Anni

TOTALE SERVIZI DI
MERCATO (b)

43,8 42,9 45,5

41,5 46,2 58,3

1970 1980 1996

ALTRI SERVIZI
Dr MERCATO

Anni

29,9 39,1 43,8

32,1 36,1 45,0

1970 1980 1996

7,0 9,8 10,0

7,3 7,1 5,3

CREDrTO
E ASSICURAZIONI

Anni

3,4 3,2

3,2 3,7

Anni

3,4

3,8

Anni

TRASPORTI

14,6 14,8 10,6

16,7 15,4 15,62,9 2,9 3,3

Anni

6,6 5,4 5,6

1970 1980 1996

ALBERGHI E PUI3I3L1CI
ESERCIZI

Anni

COMMERCIO

36,5 30,5 25,7

1970 1980 1996

Belgio

f-'
N
o

Germania 33,3 26,8 20,3Cc) 3,9 3,4 2,6Cc) 11,1 8,5 5,7Cc) 4,8 5,4 4,5Cc) 9,3 11,1 lO,4Cc) 37,5 44,7 56,3Cc) 34,9 40,9 5,3,0

Grecia (a) 30,9 34,1 29,1Cc) 3,9 4,3 7,ICc) 5,3 6,3 6,4Cc) 49,OCc) 39,0 37,8 47,3

Spagna 31,0 ,31,0 28,6Cd) 9,7 8,9 15,3Cd) 9,3 7,OCd) 2,5 3,3 4,2Cd) 7,8 12,9 12,2Cd) 38,9 34,6 32,7Cd) ,39,5 45,0 48,5

Francia 33,9 29,6 24,5 5,2 5,0 5,9 12,4 9,6 6,8 3,7 4,6 4,5 10,4 10,6 9,1 34,4 40,6 49,2 39,7 43,2 52,2

Irlanda 30,7 25,8 23,OCc) 6,5 7,1 5,9Cc) 4,2 5,0 6,lCc) 12,9 15,4 18,OCc) 32,7 36,2 39,8Cc) 32,1 33,9 39,2

Italia 33,4 36,8 29,0 7,8 6,6 6,7 11,3 9,8 8,8 3,1 2,5 3,4 8,6 11,9 9,3 35,7 32,3 42,6 39,0 42,4 52,3

Lussemburgo 31,0 29,9 14,9 5,4 4,9 3,9 3,5 3,7 5,5 1,3,8 21,8 29,4 35,6 32,2 40,1 34,5 46,8 64,6

Olanda 30,6 25,4 26,2 4,2 3,4 4,0 13,9 9,5 9,5 3,8 4,0 5,1 6,9 9,7 9,6 40,5 48,0 45,6 42,9 48,2 48,6

Austria 35,4 27,2 10,5 7,8 9,5 8,2 5,2 4,8 - 14,2 14,8 25,2 37,1 42,6 50,9

Portogallo 48,2 ,36,3Cd) - 7,2 6,5Cd) 9,5 7,7Cd) 3,9 5,3Cd) - 13,5 1O,8Cd) 7,7 33,4Cd) 40,0 45,7

Finlandia 30,8 22,1 - 4,9 4,0 16,2 15,1 5,6 5,8 9,2 8,5 33,4 44,5 35,5 41,4

Svezia 28,9 23,0 3,3 3,2 12,7 9,1 5,6 5,0 9,5 8,,3 40,0 51,4 35,3 43,8

Regno unito 28,0 29,1 21,6 - 4,2 5,2 10,9 9,2 5,0 5,2 4,7 7,5 10,3 43,1 48,9 38,9 40,4 54,5

Fonte: Eurostat, National accounts (SEC79J
(a) Valori calcolati da Eurostat.
Cb) Incidenza percentuale suI valore aggiunto complessivo.
(c) Dati riferiti al 1995,
(d) Dati riferiti al 1994.
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2. STRUTTURA E TENDENZE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

Tavola 2.15 - Tassi di variazione medi annui delle unlta di lavoro, del valore aggiunto (al costo dei fat-
tori e a valori costanti) e del deflatore del valore aggiunto - Anni 1980-1997 (valori percen-
tuali)

UNITA m LAVORO VALORE AGGIUNTO DEFLATORE DEL VALORE AGGIUNTO
SETTORI 1980-85 1985-90 1990-95 1995-97 1980-85 1985-90 1990-95 1995-97 1980-85 1985-90 1990-95 1995-97

Industria -2,7 0,2 -1,9 -0,8 0,3 3,5 0,8 0,4 12,3 4,4 3,5 2,7
Industria in senso stretto -3,1 0,3 -2,4 -0,7 0,8 3,9 1,4 0,4 12,0 4,0 3,2 2,7
Costruzioni -1,3 -0,2 -0,5 -0,9 -1,3 2,1 -1,7 0,5 14,8 5,9 4,8 2,8

Servizi 3,9 1,7 -0,1 0,9 2,5 3,6 1,7 1,8 12,8 6,5 5,7 2,3
Commercio 3,2 0,7 -0,7 1,8 3,1 1,2 0,6 12,0 5,7 5,0 2,7
Alberghi e pubblici esercizi 1,4 0,7 0,8 0,5 -0,1 1,6 1,0 2,9 12,9 8,4 6,2 4,7
Trasporti interni 2,4 2,3 -0,7 -0,3 2,6 5,6 3,2 1,6 16,9 3,4 3,0 1,7
Trasporti marittimi e aerei -1,0 -2,4 -1,0 -0,4 2,2 1,3 0,2 15,1 5,5 10,2 4,1
Attivita ausiliarie dei trasporti -2,6 0,2 -0,3 1,5 -1,1 3,0 1,1 0,5 13,6 7,0 5,8 2,7
Comunicazioni 2,6 1,4 -2,7 -2,8 7,9 5,7 8,4 8,7 9,3 3,7 0,9 -1,7
Credito e assicurazioni 2,1 1,7 0,6 -1,3 0,4 4,7 2,9 1,8 8,7 5,4 1,9 1,2
Servizi aile imprese 11,5 4,3 0,9 3,9 8,7 4,2 2,3 13,0 8,6 6,5 3,8
Servizi aile famiglie 5,0 2,4 0,3 2,4 2,6 3,3 1,4 1,9 14,6 9,1 5,4 1,3

Ponte: Istat, Conti economici nazionali (SEC79)

Industria

in sensa stretto

Servizi

t

Bassa profittabilita

~

Elevata profittabilita

Riduzione dcll'occupazione-+

Dismflazione
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aumento (riduzione) della quota dei profitti e da pili
ampi (ridotti) margini nella fissazione dei prezzi.

Come si PUQ notare attraverso l'esame congiun
to della Tavola 2.15 e della Figura 2.1, nel quinquen
nio 1980-1985 Ie posizioni dei servizi e dell'indu
stria in senso stretto risultavano molto distanti: i
primi mostravano infatti valori molto pili elevati
sulla scala dell'inflazione, la seconda associava a va-

...- Crescita dell'occupazione

Inflazione

1980-85

•, 1990-95 199095
,

, .A •, ",
,
, /,

1980-85
,
,

1985-90 ...
,
, \

,
,

\,
,
,

1985-90 "~to

1995-97

•
1995-97

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Conti economici nazionali (SEC79)

Figura 2.1 - Le traiettorie del comportamento dinamico dei servizi e dell' industria in senso
stretto - Anni 1980-1997
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I'intensita delle tendenze legate ai processi di disin
flazione e contenimento dell'assorbimento occu
pazionale: quanto pili i punti sul grafico sono collo
cati sulla destra (sinistra), tanto pili contenute (soste
nute) sono la dinamica occupazionale e inflazionisti
ca del settore. L'asse verticale da invece conto delle
condizioni generali di profittabilita: i punti collocati
pili in alto (basso) sulla scala sono caratterizzati da un
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lori pili contenuti sull'asse dell'inflazione livelli pili
elevati sulla scala della profittabilita, I comporta
menti dei due settori erano dunque notevolmente
dissociati.

Nel quinquennio 1985-1990 il quadro subisce
una prima modificazione importante: ambedue
i settori, infatti, si sono mossi verso destra sulla
scala della disinflazione e della ristrutturazione.
Cia e accaduto in maniera molto vistosa per l'in
sieme dei settori dei servizi, le cui capacita di as
sorbire occupazione si sono pili che dimezzate
rispetto al periodo precedente, mentre nell'in
dustria in senso stretto e stato pili accentuato il
processo disinflazionistico: il tasso di crescita
del deflatore del valore aggiunto si e infatti ri
dotto di due terzi rispetto al quinquennio prece
dente; nei servizi si e ridotto di circa la meta.
Questo fenomeno si e accompagnato a un netto
peggioramento delle condizioni di profittabilita
dell'attivita industriale, pur in presenza di una
dinamica contenuta dei salari reali rispetto al
periodo 1980-1985.

I comportamenti di industria e servizi manife
stano un ulteriore (anche se lieve) avvicinamento
nel periodo 1990-1995: entrambi i settori conti
nuano a muoversi verso destra sulla scala della di
sinflazione e della ristrutturazione. In particolare, il
tasso medio annuo di crescita dell'occupazione nei
servizi arriva a assumere valori lievemente negativi,
mentre continua la riduzione della crescita del de
flatore dal valore aggiunto e, soprattutto, del costa
del lavoro per unita di prodotto. Entrambi i setto
ri conoscono, nella stesso periodo, un migliora
mento delle loro posizioni sulla scala della profitta
bilita: a fronte di una sostanziale stabilita dei salari
reali si manifesta infatti un aumento della quota dei
profitti e dei margini unitari.

Quest'ultimo fenomeno subisce una nuova in
versione per entrambi i settori nel triennio 1995
1997; industria in senso stretto e servizi conosco
no problemi di tenuta della redditivita, a fronte
di una dinamica dei salari reali ancora debole.
Nello stesso periodo, i settori dei servizi nelloro
insieme accentuano nettamente la tendenza alla
disinflazione: il deflatore del valore aggiunto e il
tasso di crescita medio annuo del costa del lavo
ro per unita di prodotto si allineano ai valori regi
strati per l'industria in senso stretto. L'insieme di
questi elementi ha determinato, alla fine del
triennio, un netto avvicinamento nel comporta
mento dinamico dei due settori: la distanza misu-
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rata all'interno dei riferimenti della Figura 2.1, ri
sultava infatti nel biennio 1995-1997 pari a un
quinto circa di quella presente nel periodo 1980
1985 e a meno della meta di quella relativa al pe
rio do 1985-1990.

In questo processo di convergenza, emergono
tuttavia notevoli differenziazioni interne al setto
re terziario: in particolare, la dinamica evolutiva
dei settori delle comunicazioni e del credito e as
sicurazioni risulta caratterizzata da un minore in
cremento dell'occupazione, del deflatore del va
lore aggiunto e del costa del lavoro per unita di
prodotto, e da un pili elevato ritmo di crescita del
valore aggiunto; in particolare, tra il 1990 e il 1997,
il valore aggiunto del settore delle comunicazioni
a prezzi costanti e cresciuto di oltre 1'8% medio
annuo.

Del tutto opposto risulta il comportamento
dinamico del comparto dei servizi alle imprese
(noleggio, servizi professionali, informatica, vi
gilanza, pubblicita eccetera) e alle famiglie (ri
creativi, culturali, sanitari), comparti caratteriz
zati da una notevole eterogeneita interna tra i di
versi segmenti di offerta, i quali mostrano siste
maticamente, nei periodi pili recenti, una pili
sostenuta crescita del deflatore del valore ag
giunto e del costa del lavoro per unita di pro
dotto e pili elevati incrementi occupazionali ri
spetto agli altri settori.

11 settore dei trasporti risulta contrassegnato,
negli anni '90, da una forte contrazione dei sala
ri reali e da una consistente riduzione dell'occu
pazione, accompagnate tuttavia da un processo
di disinflazione pili lento. Va inoltre segnalata
una certa disomogeneita degli andamenti relati
vi alle singole attivita: il comparto dei trasporti
interni, infatti, e il solo a mostrare ritmi di ere
scita significativi del valore aggiunto, mentre nei
trasporti marittimi il processo di contenimento
del costa del lavoro per unita di prodotto e pili
lento.
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2.3.2. L'articolaxione di alcuni segmenti ter
ziari in Italia nel contesto delle tra
sformazioni normative, tecnologiche e
concorrenziali degli anni nouanta

I trasporti

Negli ultimi anni, tutto il settore dei trasporti e
stato interessato da importanti novita dal punto di
vista normativo, introdotte per 10 pili in applicazio
ne di direttive comunitarie. Esse hanno riguardato
principalmente due aspetti, fra loro strettamente
legati: da un lato, la regolamentazione dei mercati e
la loro apertura, in un'ottica di armonizzazione dei
contesti competitivi europei; dall'altro, la promo
zione e 10 sviluppo del trasporto intermodale di
merci, ossia di un utilizzo integrato delle varie mo
dalita di trasporto allo scopo di consentime un uso
pili efficiente e meno costoso (anche dal punto di
vista ambientale e socio-economico), In particola
re, nel corso del 1998, sono stati varati i regolamen
ti attuativi delle direttive comunitarie sul trasporto
ferroviario: e stata COS! disposta la divisione contabi
Ie dei servizi di gestione della rete e dei servizi di tra
sporto, ed e stato consentito l'accesso alla rete alle
imprese che effettuano trasporti combinati di mer
ci. Nel settore del trasporto di merci su strada, il 10

luglio del 1998 ha segnato l'introduzione in Italia del
la liberalizzazione del cabotaggio, ossia l'apertura al
le imprese comunitarie del mercato (in precedenza
contingentato) del trasporto merci su gomma sulle
tratte inteme al territorio italiano. Inoltre, nel 1997,
il Parlamento ha stanziato 1.800 miliardi per soste
nere il processo di ristrutturazione del settore, per
incentivare gli esodi, ridurre l'offerta, ammoderna
re il parco mezzi e sviluppare le attivita interrnoda
li, avviando inoltre una graduale modifica del sistema
tariffario. Infine, nel settore dei trasporti marittimi,
dal 10 gennaio del 1999 e entrata in vigore la libera
lizzazione del traffico di linea: sarebbe ora possibi
le per qualsiasi operatore estero offrire collegamen
ti e entrare in mercati finora sostanzialmente pro
tetti.

In generale, queste novita e le linee guida che
emergono a livello comunitario attribuiscono ai
trasporti un rilievo in quanto sistema integrato di
attivita, attribuendo un crescente ruolo strategico
alle infrastrutture e agli aspetti logistici legati alla
integrazione delle varie modalita di trasporto. Ov
viamente, i processi di cambiamento che saranno
indotti non sono ne lenti ne privi di contraddizio-
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ni, vista anche l'eterogeneita strutturale e le diver
se specializzazioni dei sistemi dei trasporti nei
paesi De.

Secondo i dati dell'indagine Istat sui conti eco
nomici delle imprese, associati a quelli desumibili
dall'archivio statistico delle imprese attive, nel
1996 erano circa 160 mila le imprese che operava
no in Italia nel settore dei trasporti, per un totale di
794 mila addetti e 138 mila miliardi di fatturato lor
do. In realta, il settore riunisce al suo intemo atti
vita caratterizzate da una elevata eterogeneita di na
tura strutturale. Il trasporto terrestre Cferroviario e
stradale, di passeggeri e rnerci) riunisce da solo
1'87% circa del totale delle imprese; un ulteriore
12% e concentrato nelle attivita ausiliarie del tra
sporto Cmagazzinaggio e movimentazione merci,
logistica, agenzie di viaggio, spedizionieri e gestio
ne di infrastrutture come porti, aeroporti, auto
strade, eccetera).

Complessivamente, il settore e caratterizzato
dalla presenza di un elevato numero di piccole im
prese, sebbene presso Ie imprese pili grandi sia
concentrata la maggior parte del fatturato e degli
addetti; nei trasporti terrestri oltre meta degli ad
detti presta la propria opera in imprese con 20 e
pili addetti. Nonostante impieghi oltre il 70% del
totale degli addetti dei trasporti, il fatturato del tra
sporto terrestre e pari a poco meno della meta di
quello totale del settore, mentre il 38% e assicurato
dalle attivita ausiliarie, il 7% dal trasporto aereo e il
6% da quello marittimo.

Nelle attivita di supporto e ausiliarie dei tra
sporti, nel 1996 operavano circa 20 mila imprese,
con 192 mila addetti e 53 mila miliardi di fatturato;
un terzo di tali imprese era costituito da agenzie
di viaggio, che determinano un quarto circa del
fatturato settoriale e un sesto dell'occupazione.
Poco pili di un terzo del fatturato proviene dalle
attivita delle altre agenzie di trasporto (spedizio
nieri e interrnediari), il cui peso in termini di ad
detti e del 18% circa. Due terzi dell'occupazione e
concentrata nelle imprese di movimentazione
merci e magazzinaggio e nelle imprese operanti
all'intemo delle infrastrutture di trasporto (porti,
aeroporti, autostrade, eccetera), attivita dove e
mol to significativo il peso delle imprese con 20 e
pili addetti. Per il complesso di queste attivita e
ancora molto elevato il peso di quelle svolte in
"conto proprio", con un fatturato complessivo
che viene stimato superiore ai 100 mila miliardi: si
tratta delle attivita organizzative, gestionali e stra-
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Le nuove direttrici del traffico merci
Nel 1997 sono state movi

mentate in Italia 1,4 milioni di ton
nellate di rnerci, equivalenti a cir
ca 24 tonnellate pro capite per
ogni cittadino (Tavola 2.16). Il tra
sporto su strada e nettamente
prevalente dal momenta che
riguarda l '83, 7% del totale delle
merci trasportate. si tratta tutta
via di una modalita in cui preval
gono i tragitti brevi (in media cir
ca 150 Km), mentre nel trasporto
ferroviario e marittimo la distan
za media del trasporto aumenta
considerevolmente (rispettiuamen
te, 307 km e 3.471 km.),

Nel complesso, it trasporto
su gomma e dunque un trasporto
di corto-medio raggio, ed e una
forma prevalente per i prodotti
destinati alla distribuzione finale
e per alcune tipologie di prodot
ti intermedi (come, a esernpio, i
minerali, i prodotti metallurgici e
il materiale edilizio). Viceversa, il
trasporto ferrouiario, che pre
senta caratteristiche di piu lungo
raggio, euna modalita prevalen
te nel trasporto di taluni prodot
ti dell'industria manifatturiera
(soprattutto nel caso dei macchi
nari).

II trasporto marittimo ha
conosciuto, nella seconda meta
degli anni '90, una forte ripresa.
dai dati raccolti epossibite sti
mare per it 1998 un tasso di
crescita analogo al 3,5% reg i
strato nel1997 rispetto all'anno
precedente. Dal punta di vista
delle merci trasportate, l'Italia
si caratterizza storicamente per
l'eleuata quota dei prodotti
petroliferi, che rappresentano
circa la meta del totale (a livello
mondiale la quota e del 38%).
Nel complesso, il traffico merci
via mare esoprattutto un traffi
co di tipo internazionale: per i
prodotti petroliferi, circa due
terzi del movimento complessivo
proviene dall'estero e e destina
to in gran parte ai porti insulari
e a quelli del Nord-est. Dalle
Isole risulta consistente anche
l'imbarco di prodotti petroliferi
(nel 199742 milioni di tonnella
te di imbarchi a fronte di 62
milioni di tonnellate di sbarcbi).
si tratta per 10 pill di prodotti
lavorati dalle raffinerie locali e
destinati verso l 'estero (nella
misura del 43%) e verso altri
porti nazionali (57%). Nei porti

del Nord-est, uiceuersa, gli
imbarchi costituiscono una quo
ta molto esigua del movimento
complessivo (2%): la maggior
parte del prodotto viene infatti
destinata alla ra.!finazione 0 al
consumo finale.

Per i prodotti non petroliferi,
il 42% circa del movimento com
plessivo registrato nel 1997 (97
milioni di tonnellate) ecomposto
da carichi di provenienza este
ra. Per quanta riguarda gli
imbarcbi, circa la meta (41
milioni di tonnellate) edestinata
all 'estero. II fiusso del traffico
di prodotti non petroliferi fra
porti nazionali e costituito in
gran parte da prodotti metallur
gici per i quali la direttrice di
traffico prevalente e quella fra
Taranto e Genova.

II quadro appena delineato,
che riflette l'eleuata concentra
zione dei tra.!fici per alcune cate
gorie merceologiche e lungo un
limitato insieme di 'direttrici, non
descrive tuttavia le importanti
nouitd che hanno coinvolto la
portualita italiana e che stanno
avendo e.!fetti anche sulle altre
rnodalitd di trasporto. Fino a
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Fonte: Istat; FS spa; Ministero dei trasporti e della navigazione
(a) II traffico interno e misurato considerando il totale delle merci partite; quello internazionale considerando il totale delle merci partite e

arrivate.
(b) Dato stimato.

1996 1.117 25 27 41 67 307 105
1997 1.131 22 29 46 75 310 116 (b)

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

1996 84,9 6,7 2,1 11,0 5,1 82,3 8,0
1997 83,7 5,8 2,1 12,2 5,6 82,0 8,6

TOTALE

100,0 100,0
100,0 100,0

1.316 373
1.351 378

OLEOD01TO

Interno Internazionale Interrio Internazionale

MARE

MILIONI Dr TONNELLATE

FERROVIA

Interno Internazionale Interno Internazionale

STRADA

Interno Internazionale

ANNI

Tavola 2.16 - Merd trasportate per modo di trasporto - Anni 1996 e 1997 (a)
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Tavola 2.17 - Movimento di container nei principali porti europei - Anni 1996 e 1997 (Teu) (a)
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Fonte: Shipping Statistics Yearbook, 1997 e 1998

(a) Twenty-foot equivalent units, unita di misura utilizzata per quantificare il traffico container,

125

VAR. 0/0

12,6 %
9,5%

12,6 %
11,3 %
11,1 %
17,7 %

153,3 %
18,6 %
16,1 %
42,9 %
12,5 %
26,7%
17,4%
18,9%
11,7 %
18,0 %
13,5 %

-29,3 %
8,6%

20,3 %
11,4 %

1997

5.530.619
3.352.425
2.969.189
1.705.089
1.600.735
1.537.627
1.448.531
1.193.000
1.184729
1.179.954
1.108.089

971.921
831.570
683.969
662.648
648.153
621.580
615.604
530529
501.146
461.000

Statistics Yearbook, su 100 ton
nellate di merce non in rinfusa
trasportate via mare in Europa
nel 1997, circa 70 sono state
trasportate in container. Il rilie
vo di questa rnodalita di traffi
co per la portualita italiana sta
divenendo elevato (Tavola 2.17).
nel 1997, quattro porti italiani
appaiono fra i primi 20 porti
del continente per mouirnenta
zione contenitori: si tratta di
Gioia Tauro, Genova, La Spezia
e Livorno. In questi quattro
porti, fra il 1994 e il 1997 e
stato complessivamente realiz
zato un incremento di traffico
del 157%. E' peraltro evidente
che ulteriori suiluppi potranno
realizzarsi a condizione di un
adeguato suiluppo del traspor
to intermodale e, in questo
ambito, di un maggiore utilizzo
del trasporto ferroviario.

1996

4909.959
3.060192
2.635.909
1.531.907
1.440.355
1.306.825

571.951
1.006.000
1,020.040

825.752
984.623
767.236
708.332
575.256
593,013
549.422
547.667
871.100
488.436
416.662
414.000

distariza, alle grandi navi por
ta-container, e per le rotte di
piu corto raggio alle piu conue
nienti piccole navi porta-contai
ner (feeder) 0 alle rnodalitd di
trasporto terrestre. L'Italia, in
questa scenario, pUG diventare
un approdo irnportante per
sbarcare e imbarcare merci da
e per l 'Europa, trasportandole
poi via terra 0 via mare lungo i
corridoi (marittimi, stradali e
ferrouiari) del versante tirreni
co e adriatico.

In questa contesto, un ruolo
fondamentale viene svolto dai
container. Per la facilitd di cari
co, trasporto e trasbordo, it
container costituisce ormai la
modalita di trasporto preualen
te per i carichi cosiddetti "non
in rinfusa" (diuersi cioe da
petrolio, frumento, carbone,
legname): secondo lo Shipping

PAESI

Olanda
Germania
Belgio
Germania
Regno Unito
Spagna
Italia
Regno Un ito
Francia
Italia
Irlanda
Spagna
Spagna
Grecia
Malta
Belgio
Francia
Italia
Svezia
Italia
Regno Unito

PORTI

Rotterdam
Amburgo
Anversa
Brema
Felixtowe
Algeciras
Gioia Tauro
Londra
Le Havre
Genova
Dublino
Barcellona
Valencia
Pireo
Marsaxlokk
Zebrugge
Marsiglia
La Spezia
Gothenburg
Livorno
Liverpool

pochi anni fa, il flusso dei traffi
ci fra l'Europa e l'Estremo
Oriente tendeva a attraversare
il Mediterraneo senza toccare i
porti italiani, ma dirigendosi
direttamente verso i porti del
Nord Europa, dove ueniuano
imbarcate 0 sbarcate merci pro
venienti 0 dirette verso le zone
interne dell'Europa (Italia com
presa). Piu recentemente, alcuni
elementi innovativi stanno vice
versa assegnando all'Italia it
ruolo di paese di transito.
All'origine di questa tendenza ci
sono due fenomeni: da un lato,
le innovazioni intervenute nella
portualita italiana, relatiuarnen
te ai modelli operatiui, struttu
rali e gestionali, dall'altro, i
cambiamenti occorsi alla strut
tura delle flotte mercantili, le
quali sempre piu fanno affida
mento, per le rotte a lunga



LA SITUAZIONE DEL PAESE

tegiche che governano nelle aziende il flusso dei
materiali (e delle relative informazioni) dalle loro
origini presso i fornitori fino alla consegna dei
prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita,
Molte grandi imprese stanno ristrutturando e ter
ziarizzando in questi anni i loro sistemi logistici:
fra le imprese pill importanti che offrono servizi
di logistica a livello internazionale vanno annove
rati, insieme aIle imprese di trasporto, i grandi
corrieri postali.

I trasporti terrestri includono attivita estre
mamente eterogenee: dai trasporti ferroviari di
passeggeri e merci, ai trasporti su strada di pas
seggeri e merci, fino aIle attivita di trasporto me
diante condotte (gestione e manutenzione di
oleodotti e gasdotti edelle centrali di spinta). 01
tre 1'80% delle imprese operano nel settore del
trasporto merci su strada e solo 1'1% di queste ha
almeno 20 addetti. II trasporto merci su strada
impiega il 48% circa del totale degli occupati, il
trasporto ferroviario il 26% e gli altri trasporti
terrestri regolari di passeggeri (servizi di linea,
urbani e extraurbani) il 19%. Oltre meta degli ad
detti e il 44% del fatturato dei trasporti terrestri e
generato da imprese con 20 e pill addetti. II tra
sporto merci su strada rappresenta quasi tre
quarti del fatturato dei trasporti terrestri, per pill
di due terzi generato da imprese con meno di 20
addetti.

Nei trasporti marittimi e per vie d'acqua hanno
operato nel 1996 circa 900 imprese, con oltre 22
mila addetti, per un fatturato complessivo di qua
si 8 mila miliardi. Fatturato e addetti sono per 10
pill concentrati presso le imprese con 20 e pill
addetti e nelle attivita di trasporto marittimo e co
stiero. II settore ha proseguito nel 1998 la fase di
profonda trasformazione che ne ha caratterizza
to l'evoluzione negli anni '90 e che ha riguardato il
traffico sia commerciale, sia passeggeri. II traffico
commerciale, nel 1998, e stato caratterizzato dalla
definitiva dismissione della flotta pubblica e dal
consolidarsi della posizione delle grandi multina
zionali estere. Un ulteriore elemento innovativo e
costituito dalla rapida evoluzione del traffico con
tainernel Mediterraneo, a fronte di una sostanzia
le stabilita delle altre componenti tradizionali,
cioe quello cisterniero (petrolio, gas, prodotti
chimici eccetera) e di rinfuse secche (prodotti si
derurgici, granaglie eccetera). Nel corso degli an
ni '90, nel Mediterraneo si sono verificate modifi
cazioni significative nelle modalita di trasporto
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dei carichi containerizzati, le quali ruotano attor
no all'introduzione e sviluppo in questa area della
catena logistica fondata suI trasbordo (tranship
ping): le grandi navi portacontainer trasportano il
loro carico presso infrastrutture portuali di smi
stamento (huh) dalle quali si muovono poi navi
portacontainer di dimensioni pill limitate (fee
der) che alimentano i porti di destinazione (cfr, il
box: Le nuove direttrici del traffico merci).

Nel settore del trasporto aereo hanno operato
nel 1996 in Italia poco meno di 100 imprese, per
un totale di circa 20 mila addetti: un terzo delle irn
prese e costituito dai vettori aerei di linea e il resto
da imprese che a vario titolo effettuano trasporti
non di linea (charter, aerotaxi eccetera), Cornples
sivamente, il fatturato del settore ha superato i 10
mila miliardi di lire, mentre il numero di addetti e
stato pari a circa 20 mila. Si tratta di un settore eco
nomico in cui gran parte dell'attivita e concentrata
presso poche imprese: il trasporto aereo di linea,
esercitato per 10 pill da imprese di grandi dimen
sioni, da conto del 90% circa del fatturato e degli
addetti complessivi. Viceversa, nel settore del tra
sporto aereo non di linea, Ie imprese sono in me
dia di dimensione decisamente minore, sebbene
oltre il 90% del fatturato sia comunque assicurato da
unita con 20 0 pill addetti. In termini di fatturato
per addetto, le attivita di linea e non di linea mo
strano un profilo analogo, sebbene vada segnalato
il fatto che per le compagnie non di linea con 20 0

pill addetti questo rapporto appare sensibilmente
piu elevato rispetto alle compagnie di linea appar
tenenti alla stessa classe di addetti e rispetto aIle
imprese minori.

[STAT - RAPPORTO ANNUALE 1998



II settore delle tecnologie dell'informazione e del
la comunicazione

n settore dell'Information and Communication
Technology (Jet) comprende attivita sia manifattu
riere, sia dei servizi, aventi in comune Ie cosiddet
te tecnologie dell'informazione e della comunica
zione (informatica e telecomunicazioni): a queste
attivita vanna aggiunte quelle relative alla produzio
ne dei contenuti (tv, cinema, video, editoria ecce
tera).

La scenario italiano del mercato dell'Ict segue il
processo internazionale di sviluppo. In Italia, in
termini di imprese, il settore rappresenta il 2,3%
dei settori manifatturiero e dei servizi, mentre gli
addetti costituiscono il 4,9% degli addetti totali: Ie
quote relative al fatturato e al valore aggiunto sana
rispettivamente del 6% e del 7,9%. Se si includono
le industrie dei contenuti, il settore arriva a rappre
sentare il 7,6% degli addetti. La maggior parte delle
imprese appartengono al settore terziario e sana
di dimensione piccola e media.

n fatturato del settore informatica, osservato in
relazione al tip a di attivita svolta, e rappresentato
per pili della meta dai servizi di informatica, men
tre la quota dell' hardware non arriva al 15% del to
tale. Negli ultimi anni si e registrato un incremento
della domanda di prodotti informatici, soprattutto
da parte delle imprese dell'industria, dei servizi e,
in misura inferiore, da parte della pubblica ammi
nistrazione centrale e periferica. La domanda delle
imprese e indirizzata sia alla introduzione di pro
cedure gestionali (come la contabilita automatizza
ta, il trattamento dei dati fiscali, eccetera), sia alla
creazione di sistemi informativi nelle aree dell'or
ganizzazione, del marketing, delle vendite e simili.

Circa la meta delle imprese svolge attivita di ela
borazione dati, sia in proprio sia per canto terzi. Sa
na moltissime le imprese individuali, circa un quarto
del totale; numerose sana anche le societa in acco
mandita, forma scelta da quasi la meta delle imprese
che fanno elaborazione di dati, e Ie societa a respon
sabilita limitata, forma adottata dalla maggioranza
delle imprese che si occupano di formazione, robo
tica, eidomatica e altre attivita informatiche. Nelle at
tivita di consulenza e fomitura di softwaresono pre
valenti Ie imprese individuali (si tratta per 10 pili di li
beri professionisti a consulenti).

Per quanta riguarda il fatturato complessivo realiz
zato dalle imprese informatiche nel 1996, le attivita
pili importanti sana quelle di fornitura di software
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e di consulenza informatica (47,1% del fatturato to
tale) e quelle di elaborazione dati (27,8%). Circa la
meta degli addetti e di sessa femminile: si tratta per
la maggior parte di impiegate a operaie e,jn misura
minore, di imprenditrici a coadiuvanti. Nel com
plesso, il 10% degli addetti non ha ancora compiuto
i 26 anni. La laurea eun titolo di studio malta diffuso,
dal momenta che sana circa 46 mila gli addetti che
ne sana in possesso.

Nel 1996, la domanda di servizi di informatica
proveniva, nella misura del 25,7% dai settori
dell' industria, per il 23,5% dal settore del credito e
assicurazioni e per il 18,2% dal settore del com
mercia e dei pubblici esercizi. La quota della pub
blica amministrazione 00,7%) appare in diminu
zione rispetto agli anni precedenti. Un ulteriore
6,7% della domanda di servizi informatici proviene
dai settori dei trasporti e delle comunicazioni,
mentre ha superato illO% la quota di domanda as
sicurata dagli altri settori dei servizi. L'utenza do
mestica si rivolge principalmente verso prodotti
di microinformatica per 10 svolgimento di attivita
non finalizzate alla produzione di un reddito, rna
spesso all' education e all'intrattenimento. Alcune
stime Istat mostrano ancora la loro scarsa diffusio
ne fra le famiglie, al punta che, nel 1997, la quota di
quelle che possedevano un personal computer era
pari a circa il 17%, mentre quelle can accesso a In
ternet erano solo il 2,30/0. La strumentazione infor
matica a disposizione delle famiglie e comunque in
netta crescita rispetto al passato, anche se non ha
ancora raggiunto i livelli degli altri paesi industria
lizzati.

Le imprese che operano nel settore delle tele
comunicazioni sana coinvolte in rilevanti processi
di cambiamento strutturale (rnodifiche dei merca
ti di riferimento e della struttura occupazionale,
espansione di nuove aree di mercato, ricerca e svi
luppo) al fine di cogliere appieno le opportunita
derivanti dall'evoluzione del contesto tecnologico.
Questa ha fra l'altro generato economie di scala e di
gamma che hanna profondamente inciso sulla
struttura dei costi, can importanti opportunita sia
per Ie imprese stesse (caduta dei costi di intercon
nessione, possibilita di scelta di uno a pili operato
ri a seconda delle esigenze), sia per l'utenza e che si
traducono in benefici quali l'abbattimento delle ta
riffe, la flessibilita nella modalita di pagamento del
servizio fruita e la diversificazione dell'offerta.

Dai risultati di una rilevazione condotta dall'Istat
sui principali operatori emerge, per le imprese del-
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genza multimediale, telefonia vocale inclusa. Tale
assetto trova dei vincoli nella limitatezza di talune
risorse, principalmente delle frequenze per le tra
smissioni televisive via etere e per la telefonia eel
lulare. La liberalizzazione del mercato, sancita dal
DPR 318/1997, con le relative implicazioni in ter
mini di cornplessita e diversificazioni hanno inol
tre condotto all'istituzione di una Authority di set
tore.

La rete telefonica costituisce l'infrastruttura di
base per la quasi totalita dei servizi. E' possibile
misurarne il grado di sviluppo attraverso il nu
mero di linee telefoniche principali che al 1997
risultano essere 25,7 milioni, per una penetra
zione di 94 linee per 100 abitanti. La "fase di ma
turita" raggiunta dalla domanda di linee telefoni
che principali, un chiaro effetto della sostituzio
ne operata da strumenti innovativi come il te
lefono cellulare, appare comunque evidente,
mentre nel settore della telefonia mobile la pos
sibilita di ingresso di pili gestori ha provocato
effetti considerevoli sul servizio (in termini di
numero di utenze, tipologie di servizi offerti,
abbattimento delle tariffe). La diffusione del ser
vizio sta procedendo a ritmi pressanti: alla fine
del 1998 il numero degli abbonati e pari a 20,5
milioni, con una variazione fra il 1996 e il1998 su
periore al 220%. A livello internazionale, nel
1997 l'Italia si e collocata al quarto posto in Euro
pa per quanto riguarda la diffusione del servizio
(Figura 2.2).

.~
(f)

Fonte: lTD
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Figura 2.2 - Numero di abbonati al servizio radiomobile per 100 abitanti nei paesi dell'Unione
europea - Anno 1997

le telecomunicazioni, un fatturato pari, nel 1997, a
40.700 miliardi di lire, con un incremento medio (in
termini reali) dell'1,30/0 rispetto al1996 e un'accelera
zione della crescita nel periodo 1995-1997. Attual
mente, 10 sviluppo del settore e collegato all'alta red
ditivita dei nuovi servizi telefonici e, in particolare,
della telefonia mobile, settore che ha fatto registrare
un incremento di fatturato del 46% nel biennio fra il
1995 e il1997.

Nonostante l'indiscusso "effetto volano" della
telefonia mobile, dove il numero degli addetti e
passato da 1.900 del 1992 a 10.229 del 1997, l'oc
cupazione del settore delle telecomunicazioni ha
subito gli effetti delle ristrutturazioni avvenute ne
gli ultimi anni, che hanno coinvolto principal
mente l'operatore allora monopolista e impor
tanti imprese a esso collegate; si e infatti passati
da 103.558 occupati del 1990 a 92.546 del 1997,
con una diminuzione del 10,6%. Anche gli investi
menti complessivi degli operatori sembrano es
sersi stabilizzati su livelli inferiori a quelli dei pri
mi anni '90.

I fondamenti normativi che hanno dato impul
so alIa regolamentazione dell'intero settore delle
telecomunicazioni sono la legge n. 249/1997, la di
rettiva CEE 97/13 e il DPR 318/1997. La legge n. 249
ha allineato l'Italia alle direttive europee, consen
tendo di fatto al Paese di affrontare la piena libera
lizzazione del mercato delle telecomunicazioni, di
venuta realta dal 10 gennaio 1998, e alle imprese di
operare liberamente in tutti i settori della conver-



Peraltro, in numerosi paesi il numero complessi
vo degli abbonati al servizio mobile cellulare e or
mai quasi pari a quello degli abbonati alla rete fissa; in
Italia il rapporto tra collegamenti fisso/mobile nel
1998 edi 1,3 (nel1996 era pari a 3,9). Anche illivello
di digitalizzazione della rete mobile e elevato: nel
1997 il 71% degli abbonati ha scelto la tecnologia
GSM, mentre il resto utilizzava ancora la vecchia
tecnologia per apparecchi TACS, ETACS, RTMS.

Per quanto riguarda i nuovi servizi multimediali,
l'Italia e ancora in una fase embrionale, specialmen
te nei confronti dei servizi a banda larga (ad esem
pio nella videocomunicazione). Anche sul fronte di
Internet sconta un ritardo: la penetrazione del ser
vizio risulta, infatti, inferiore alla media europea e si
attesta (secondo i dati dell'Associazione italiana In
ternet Provider, riferiti al 1996) sull'I,3% per le im
prese e 1'1,4% per le famiglie, a fronte di un alto nu
mero di imprese (piu di 1.300 a marzo del 1999)
che offrono il servizio di accesso.

Lo sviluppo della rete determina profonde mo
dificazioni nelle attivita di commercializzazione.
Ad esempio, negli ultimi anni, si everificato un net
to incremento del commercio elettronico, il quale
si articola in due tipi di attivita: commercia elettro
nico indiretto (ordinazione per via elettronica di
beni materiali, la cui consegna fisica e pur sempre
effettuata tramite canali di tipo convenzionale) e
commercia elettronico diretto (ordinazione, paga
mento e consegna on-line di beni e servizi immate
riali quali software informatico, materiali di intrat
tenimento 0 servizi informativi). Si valuta che Ie en
trate del commercia elettronico su Internet a livel
10 mondiale possano toccare nel 2000 i 200 miliardi
di Euro e in Italia i 3 rniliardi di Euro.

Per quanto riguarda 10 scenario italiano del set
tore degli audiovisivi, si registra una notevole
frammentazione del mercato, dal momento che
sono presenti molti operatori pubblici e privati
che producono informazioni e operano nei suoi
vari comparti. Nel 1996 il fatturato degli audiovisi
vi rappresentava 10 0,9% del Pil e l'occupazione 10
0,3% di quella totale. Nel complesso gli italiani han
no destinato all'acquisto di strumenti audiovisivi e
alla fruizione di servizi ricreativi e culturali una
quota pressoche stabile del loro reddito (all'incir
ca il 3,9% del PiD. E' molto consistente nel settore
degli audiovisivi la presenza di piccole imprese:
solo il 3% ha piu di 20 addetti e impiega il 60% de
gli occupati, in maggioranza personale qualificato,
quali specialisti in fotografia e cinematografia, regi
sti, direttori artistici, attori e tecnici per la produ
zione radiotelevisiva e cinematografica.
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I servizi postali privati

La diffusione delle nuove tecnologie non ha
spiazzato le forme piu tradizionali della comunica
zione. SuI mercato dei servizi postali, a fianco
dell'operatore pubblico, e in concorrenza con es
so, operano numerose imprese private. La tipolo
gia di questi operatori e molto variegata, in corri
spondenza di una elevata segmentazione della do
manda: a fianco delle agenzie di recapito in con
cessione (che operano sulla base di una conven
zione con il Ministero delle poste) e di quelle che
effettuano servizi postali in appalto (la cui attivita
si svolge in collaborazione con l'Ente poste italia
ne), sono attive Ie agenzie di recapito senza con
cessione (per 10 piu pony express), i corrieri na
zionali e internazionali (con una significativa pre
senza di imprese estere) e i corrieri espresso. I
corrieri internazionali, pur rappresentando il 4%
circa delle imprese, generano circa la meta del va
lore aggiunto del settore: questi operatori sono
peraltro sempre piu attivi nei settori del trasporto
e della logistica industriale e la loro attivita sta mo
dificando la natura stessa del mercato dei servizi
postali.

Nell'indagine specifica su questo settore con
dotta dall'Istat e riferita al 1995, risultavano attive
1.200 imprese per un totale di 900 miliardi di fat
turato, con una struttura molto polarizzata dell'oc
cupazione: degli oltre 7 mila addetti, oltre 1'86% e
costituito da uomini; quasi la meta (46,8%) ha
un'eta compresa tra i 26 e i 35 anni e il 27,7% ap
partiene alla classe successiva (36-45 anni). Solo il
17,4% degli addetti ha oltre 45 anni di eta, mentre
l'occupazione giovanile rappresenta 1'8,1% del
totale e si concentra soprattutto nell'Italia cen
trale. Quasi il 40% degli addetti dispone di un di-
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ploma di scuola media superiore, mentre solo 10
0,7% ha una laurea e 10 0,5% un diploma universi
tario. I lavoratori autonomi rappresentano,
complessivamente, il 26,3% del totale degli ad
detti, gli impiegati e gli operai sana il 71,5%; po
co significativa risulta la presenza dei dirigenti e
dei quadri (2,2%), eccetto che nelle grandi im
prese. Gli addetti vengono assunti per 10 pili can
un contratto a tempo indeterminato (85,3%),
malta diffuso sul territorio nazionale; meno fre
quente e il ricorso al contratto a tempo determi
nato (utilizzato prevalentemente nel Mezzogior
no) e al part-time.

Per quanta riguarda le rnodalita di svolgimento
del servizio, il 50% delle imprese utilizza i furgoni,
ricorrendo in molti casi a mezzi di trasporto di
proprieta degli addetti a acquistati in leasing. Le
agenzie di pony-espressutilizzano spesso motoci
eli non di proprieta dell'impresa. II numero media
delle consegne giornaliere, come pure i tempi me
di di consegna, variano significativamente in rela
zione alla dimensione dell'impresa e all'area geo
grafica di attivita, Una piccola impresa 0-5 addetti)
effettua in media 72 recapiti al giorno, un'impresa
di media dimensione (da 5 a 9 addetti) ne effettua
581, una grande quasi 900. In particolare, nel Mez
zogiorno Ie medie imprese sana Ie pili attive
0.290 consegne), nelle regioni settentrionali Ie
grandi imprese effettuano mediamente 1.381 con
segne.

L'uso di tecnologie innovative da parte delle im
prese non e particolarmente frequente, tant'e vero
che solo il 19,8% dispone di un radiomobile (tale
percentuale sale al 42% nella sola Italia centrale).
Sana, comunque, in usa Ie tecnologie informatiche
pili comuni, come il fax, il personal computer e il
modem.

I seruizi professionali

II settore delle libere professioni si caratterizza
per un elevato numero di imprese e per una note
vole prevalenza di imprese di piccole dimensioni.
II panorama delle attivita svolte nel quadro dei ser
vizi professionali e estremamente articolato: ci si
soffermera sulle attivita di tipo notarile, legale, eco
nomico-contabile e su quelle degli studi di inge
gneria e architettura. L'accesso e 10 svolgimento di
quasi tutte queste attivita e regolato in Italia dagli or
dini professionali a dalle associazioni di categoria,
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can modalita e prerogative che tuttavia differisco
no notevolmente da professione a professione.

Si puo in primo luogo rilevare come tutte le attivita
di tipo legale, economico e cantabile fossero caratte
rizzate nel 1996 da una elevata numerosita di irnprese
(circa 194 mila) e di addetti (circa 370 mila), associata
a una dimensione media estremamente bassa.

Can riferimento alle attivita di tipa tecnico e di
progettazione, il quadro si presenta sostanzial
mente analogo. Nelle attivita di ingegneria e archi
tettura erano attive 181 mila imprese, can 250 mila
addetti e una dimensione media di 1,4 addetti per
impresa. Si puo tuttavia notare un maggior peso
delle imprese can 20 e pili addetti, poco meno di
300, can circa 22 mila addetti, pari al 9% circa del
totale. La dimensione media delle imprese dedica
te a collaudi e analisi tecniche e invece pili elevata
(quasi quattro addetti per impresa), can poco me
no del 40% degli addetti presso Ie circa 60 impre
se can 20 e pili addetti. Nel complesso, tuttavia, a
tale gruppo afferiscono un numero relativamente
esiguo di imprese (circa 2.300) e di addetti (circa
8.500).

II settore delle libere professioni, e in particolare
i due gruppi di attivita qui considerati, sana stati re
centemente posti all'attenzione dei decisori e
dell'opinione pubblica. Alla fine del 1997, l'Autorita
garante della concorrenza e del mercato ha pubbli
cato una indagine conoscitiva sul settore, sottoli
neando l'esistenza di una regolamentazione estre
mamente restrittiva rispetto a quella vigente nei
principali paesi europei. Spunti critici sana emersi
in merito alla regolazione dell'accesso e dell'eserci
zio delle attivita professionali; la condizione can cui
ha luogo il tirocinio e stata criticata per la sostanziale
informalita dei processi formativi. SuI piano degli
accessi, e stata criticata la strategia di restrizione
dell'offerta, funzionale al mantenimento di posizio
ni di rendita, appunti sana stati mossi alle pratiche
inerenti alla fissazione delle tariffe obbligatorie (mi
nime a fisse) e al divieto della pubblicita, la cui as
senza non farebbe altro che alimentare asimmetrie
informative a danno degli utenti.

L'Autorita ha anche auspicato che il legislatore
permetta ai professionisti la see Ita delle forme orga
nizzative, consentendo la costituzione di societa
non solo tra soggetti appartenenti a diverse catego
rie di professioni protette, rna anche fra professio
nisti protetti e non protetti. L'Autorita ha suggerito
di lasciare la possibilita che si formino anche societa
di capitali, in analogia can quanta avviene in Europa.
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Un secondo elemento che e intervenuto re
centemente a modificare il quadro di riferimento
dei servizi professionali e stato originato dalle ini
ziative legislative proposte dall'esecutivo. Con la
cosiddetta "legge Bersani" Clegge n. 266/1997)
nell'agosto del 1997 e stato abolito il divieto di co
stituire societa per l'esercizio delle professioni. A
tale abolizione, che di fatto ha creato una sorta di
vuoto legislativo, ha fatto seguito un disegno di leg
ge delega, il cui iter, tuttora in corso, appare al
quanta laborioso. Nel ddl vengono in sostanza ac
colte alcune delle critiche dell'Autorita (abolizio
ne del divieto di pubblicita, abolizione delle tarif
fe minime, riforma del tirocinio) e viene aperta la
possibilita di formare alcuni tipi di societa di per
sone (snc, cooperative a responsabilita illimitata,
sapa).

2.4 II sistema delle aziende agricole in Italia
e in Europa

Se, fino a pochi decenni or sono, la competi
zione tra i paesi era limitata dalla specificita dei sin
goli sistemi agro-alimentari nazionali, pili di recen
te 10 sviluppo tecnologico e i mutamenti della do
manda hanno notevolmente ridotto i differenziali.
In un quadro sempre pili caratterizzato dall'inten
sificazione della competizione e dall'allargamento
dei mercati, anche per il sistema delle aziende agri
cole i vantaggi competitivi sono costituiti dalla ri
duzione dei costi e dei prezzi, nonche dall'innova
zione nei prodotti.

Numerosita e dimensione delle aziende agricole

Nell'ultimo ventennio, seppure con intensita
diverse per i singoli paesi della Ue, la tendenza
prevalente nel settore agricolo e stata quella di
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una diminuzione del numero di aziende: da circa
8,2 milioni nel 1982-1983 si e infatti passati a po
co pili di 5,5 milioni nel biennio 1989-1990
(EUR10), con una riduzione considerevole del
numero di aziende agricole di piccole e piccolis
sime dimensioni.

Analoga tendenza si everificata anche negli anni
novanta: nel 1993, a livello di EUR12, si contavano
circa 7,3 milioni di aziende agricole, ridottesi nel
1995 a 6,9 milioni. In questo periodo il calo mag
giore si e osservato in Francia, Portogallo e Spagna
(-8% circa). Analoga contrazione si e verificata nel
la manodopera agricola: nel 1995 nell'EUR12 si
contavano 14,2 milioni di addetti, contro i 15 mi
lioni del 1993 (-5,0%), con cadute occupazionali ri
levanti in Grecia (-15%), Gran Bretagna (-12%) e
Germania (-10%).

Sotto il profilo strutturale, dal confronto dei da
ti italiani con quelli degli altri paesi si osserva un nu
mero relativamente pili elevato di aziende e di ma
nodopera agricola nel nostro Paese (Tavola 2.18):
nel 1995, infatti, il numero di addetti in agricoltura
era pari, in Italia, a 4.773.200 unita (31,3% del com
plesso EUR15), mentre le 2.482.100 aziende rap
presentavano il 33,8% dell'intera area EUR15. A
fronte di queste incidenze, il complesso della su
perficie agricola utilizzata (SAU) in Italia e appena
1'11,4% di quella Ue.

Nel 1995 il paese con il maggior numero di
aziende e risultato proprio l'Italia, seguito da Spa
gna 0.277.600), Grecia (773.800), Francia (734.800),
Germania (566.900) e Portogallo (450.600). Con ri
ferimento alla SAU per azienda, rispetto a un dato
medio pari a 17,5 ettari per l'area EUR15, la dimen
sione media aziendale in Italia e pari a appena di 5,9
ettari, superiore solo a quella della Grecia. D'altra
parte, Gran Bretagna, Lussemburgo, Danimarca,
Francia, Svezia e Germania esprimono dimensioni
me die sempre superiori ai 30 ettari.

Alla dasse con oltre 100 ettari di superficie
appartiene il 16,7% delle aziende in Gran Breta
gna, il 9,6% in Francia, il 7,3% in Danimarca, il 6,6%
in Lussemburgo e il 6,3% in Svezia, nella stessa
dasse, invece, si rileva appena 10 0,1% delle azien
de in Grecia, 10 0,5% in Italia e 10 0,8% in Finlandia
e in Olanda.

Sotto il profilo territoriale (Tavola 2.19), la con
trazione di 517 mila aziende (-18,3%) riscontrata in
Italia tra il 1982 e il 1997 si e concentrata soprattut
to nella circoscrizione settentrionale, con una di
minuzione di 225 mila aziende (-25,4%) e con pun-
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te massime in Liguria (-52,0%), Piemonte (-38,1%) e
Lombardia (-31,7%). In Italia centrale e meridiona
le il numero di aziende e diminuito a un ritmo infe
riore alla media nazionale, tranne che in Toscana
(-28,5%), Campania (-24,2%), Calabria (-21,6%) e
Sardegna (-19,4%).

Come in altri paesi, anche in Italia la diminuzio
ne del numero di aziende e della superficie utiliz
zata e stata indotta da una molteplicita di "cause: la
persistente diminuzione della popolazione nelle
zone montane, l'incremento dell'edilizia residen
ziale (anche per le seconde abitazioni), dei fab
bricati destinati a attivita economiche e dei terre
ni utilizzati per ragioni di viabilita, rappresentano
altrettanti fattori che hanno ridotto il numero di
aziende e i terreni agricoli. Ulteriori elementi so
no riconducibili all'abbandono di aziende di pic
cole dimensioni, con terreni marginali meno fer
tili e meno facili da lavorare, alla riduzione della
dimensione della famiglia agricola e degli addetti
alle attivita connesse alla produzione primaria, al
processo di ristrutturazione dell'attivita agricola
con conseguente fusione 0 assorbimento di
aziende di minori dimensioni, alla disciplina dei
contratti agrari e alla scomparsa di alcune forme
di conduzione (mezzadria) superate dal nuovo
contesto agricolo. Di conseguenza, la contrazione
della superficie agricola utilizzata in Italia e stata
pari, tra il 1982 e il 1997, a poco meno di un mi
lione di ettari, a cui si aggiungono circa 1,1 milioni
di ettari di boschi e altre superfici che hanno
cambiato destinazione d'uso.

Forma di conduzione e titolo di possesso dei ter
reni

I dati sulla forma di conduzione confermano
l'aspetto tipicamente familiare che caratterizza la
struttura dell'azienda agricola italiana: nel 1997 cir
ca 2,2 milioni di aziende (pari al 96,5% del totale)
risultavano a conduzione diretta del coltivatore,
con 15,5 milioni di ettari di superficie complessi
va (76,7% di quella totale); di tali aziende, 1'81,7% si
avvale di sola manodopera familiare, il 10,3% di
manodopera familiare prevalente e il 4,4% di ma
nodopera extra-familiare prevalente. Le aziende a
conduzione con salariati e/o compartecipanti (in
economia) sono appena 77.000, pari al 3,3% del
complesso, con una superficie totale pari a 4,6 mi
lioni di ettari, corrispondente al 23% del totale. In-
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fine, le altre forme di conduzione (aziende a colo
nia parziaria appoderata e altre) non presentano
consistenza di rilievo, con una nurnerosita pari a
circa 5 mila unita (con 68 mila ettari di SAU) in tut
to il territorio nazionale.

Nel 1997 la media della superficie totale
aziendale risulta pari a 8,7 ettari: le maggiori
estensioni si ritrovano per le aziende con sala
riati e/o compartecipanti in economia (60,1 et
tari), seguite da quelle condotte in altra forma
(16 ettari) e da quelle a conduzione diretta del
coltivatore con manodopera extra-familiare
prevalente (14,4 ettari). Rispetto al 1995, la di
mensione media e aumentata leggermente per
tutte le forme di conduzione, a eccezione della
conduzione diretta con manodopera extra-fa
miliare preva1ente (da 16,2 a 14,4 ettari) e delle
altre forme di conduzione (da 19 a 16 ettari), Per
quanto concerne il titolo di godimento dei ter
reni, non si apprezzano variazioni di rilievo nel
periodo osservato: nel 1997 l'incidenza dei ter
reni in proprieta e pari all'85,6%, quella dei ter
reni in affitto al 3,5% e quella a conduzione pro
miscua al 10,9%.

Utilizzazione delle superfici aziendali

Con riferimento alle forme di utilizzazione (Ta
vola 2.20), nel 1995 il 55,5% della SAU dell'Ue era
investito a seminativi, rna l'importanza di questa
forma variava sensibilmente da un paese all'altro:
in Finlandia, ad esempio, viene investito a semina
tivi il 99% dei terreni, in Svezia 1'86,4%, in Danimar
ca 1'85%, mentre all'ultimo posto si colloca l'Irlan
da, con appena il 25,3%.

L'Irlanda, peraltro, si differenzia notevolmente
dagli altri paesi per il pili elevato impiego dei ter
reni a prati permanenti e pascoli (74,6% della
SAU), seguito a distanza da Gran Bretagna (57,7%),
Austria (56,5%), Lussemburgo (53,2%) e Olanda
(52,1%). Agli ultimi posti si trovano tre paesi nor
did: Finlandia (0,8%), Svezia (13,5%) e Danimarca
(14,6%).

Per l'Italia (Tavola 2.21), dei 20,2 milioni di ettari
di superficie totale, appartenenti alle aziende agri
cole nel 1997, 14,8 milioni sono attribuiti alla SAU,
con 8,3 milioni di ettari a seminativi, 2,6 a coltiva
zioni legnose e 3,9 a prati permanenti e pascoli. I
boschi e le pioppete, con 3,8 milioni di ettari, rap
presentano il 18,7% della superficie totale; i rima-

[STAT - RAPPORTO ANNIJALE 1998



2. STRUTTURA E TENDENZE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

nenti 1,3 milioni di ettari di superficie agraria non
utilizzata e quelli destinati a altra superficie costitui
scono, rispettivamente, il 3,3% e il 4,4% della su
perficie totale aziendale, Con riferimento alle
singole coltivazioni principali, le aziende che
hanno coltivato cereali sono il 37,6% del totale,

per complessivi 4,4 milioni di ettari (53% della
superficie a seminativi e 29,5% della SAD), di cui
2,4 milioni di ettari a frumento e 1,2 a granoturco.
La superficie media per azienda per queste ulti
me coltivazioni e, rispettivamente, di 4,4 e 2,9 et
tari.

Tavola 2.18 - Struttura delle aziende agricole, nei paesi dell'Unione europea - Anno 1995 (valori in
migliaia)

AZIENDE SAU (a) ADDETTI SAU (a)
PAESI UE AGRICOLE Crnigliaia (rnigliaia) (b) PER AZIENDA

(migliaia) di ettari) (ettari)

Austria 221,8 3.425,1 547,3 15,4
Belgio 71,0 1.337,4 122,0 18,8
Danimarca 68,8 2.726,6 141,1 39,6
Finlandia 101,0 2.191,7 296,2 21,7
Francia 734,8 28.267,2 1.507,4 38,5
Germania 566,9 17.156,9 1.325,2 30,3
Gran Bretagna 234,6 16.449,4 572,9 70,1
Grecia 773,8 3.464,8 1.512,7 4,5
Irlanda 153,4 4.325,4 293,3 28,2
Italia 2.482,1 14.685,4 4.773,2 5,9
Lussemburgo 3,2 126,9 7,3 39,9
Olanda 113,2 1.998,9 276,2 17,7
Portogalla 450,6 3.924,6 1.172,8 8,7
Spagna 1.277,6 25.230,3 2.540,2 19,7
Svezia 88,8 3.059,7 164,2 34,4
EUR 15 7.341,6 128.370,3 15.252,0 17,5
EUR 12 (c) 6.930,0 119.693,8 14.244,1 17,3

Fonte: Eurostat, 1997
(a) Superficie agricola utilizzata.
(b) Esclusi gli operai a tempo determinato.
(c). Esclusi Austria, Finlandia e Svezia.

AZIENDE CON
100 ETTARI E

OLTRE (%)

1,3
1,2
7,3
0,8
9,6
3,5

16,7
0,1
2,7
0,5
6,6
0,8
1,2
3,6
6,3
2,9
3,0

Tavola 2.19 - Aziende e superficie agricola utilizzata per ripartizione geografica - Anni 1982, 1990, 1995 e 1997
(aziende in migliaia, super/be in migliaia di ettari)
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Fonte: Istat, Indagini sulle aziende agricole

VALORI ASSOLUTI
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1,1
0,9
8,8
1,0

0,9
5,8

-25,6

-4,6
-4,4
0,7

-5,6

VARIAZIONI PERCENTUALI

1997 1997/82 1997/90 1997/95

AZIENDE

661 -25,4 -15,4 -9,2
389 -16,0 -11,0 -5,8

1.265 -14,7 -12,6 -5,7
2.315 -18,3 -13,1 -6,7

5.180
2704
6.950

14.834

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA

728
413

1.341
2.482

1995

5.124
2.679
6.385

14.685

1990

781
437

1.447
2.665

5.181
2680
6.567

19.947

1982

886
463

1.483
2.832

5.429
2.829
6904

15.712

RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

Nord
Centro
Mezzogiorno
Totale

Nord
Centro
Mezzogiorno
Totale
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Tavola 2.20 - Superficie investita a seminativi, prati permanenti e pascoli nei paesi dell'Unione euro
pea - Anno 1995 (rnigliaia di ettari)

PAESI UE

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Spagna
Svezia
EUR 15
EUR 12 (a)

Fonte: Eurostat, 1997
(a) Escluse Austria, Finlandia e Svezia.

SEMINATIVI PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Superficie % Superficie investita %
investita sulla SAU sulla SAl]

1.404,1 41,0 1.935,8 56,5
803,1 63,2 523,0 36,7

2.318,3 85,0 397,6 14,6
2.170,1 99,0 17,3 0,8

18277,5 64,7 8.803,8 31,1
11.773,0 68,6 5.169,5 30,1
6.912,8 42,0 9.497,0 57,7
1.899,2 54,8 566,3 16,3
1.093,7 25,3 3.227,6 74,6
8.063,8 56,4 3.758,2 25,6

57,9 45,6 67,5 53,2
925,0 46,3 1.041,4 52,1

2125,5 54,2 1.024,4 26,1
11927,3 47,3 8.199,1 32,5

2.642,4 86,4 413,1 13,5
72.594,4 56,6 44.609,3 34,8
66.377,8 55,5 42.243,1 35,3

Tavola 2.21 - Superficie agricola investita per coltivazione, in Italia, secondo Ie principali forme di
utilizzazione dei terreni - Anni 1982, 1990, 1995,1997 (rnigliaia di ettari)

vALORI ASSOLUTI VARIAZIONI PERCENTUALI
COLTIVAZIONI 1982 1990 1995 1997 1997/82 1997/90 1997/95

Seminativi 8.293 8.107 8.283 8.257 -0,5 1,8 -0,4
Cereali 5.104 4.469 4.217 4.371 -14,4 -2,2 3,7
Frumento 3.135 2.610 2.344 2.441 -22,1 -6,5 4,1
Granoturco 1.110 876 947 1.019 -8,2 16,3 7,6
Patata 70 61 63 50 -28,6 -18,0 -20,6
Barbabietola da zucchero 245 258 271 285 16,3 10,5 5,2
Piante industriali 105 574 440 713 579 24,2 62,0
Ortive 288 315 305 279 -3,1 -11,4 -8,5
Foraggere avvicendate 2.017 1.826 1.969 1.953 -3,2 7,0 -0,8

Coltivazioni legnose agrarie 2.790 2.629 2.556 2.635 -5,6 0,2 3,1
Vite 1.139 926 869 825 -27,6 -10,9 -5,1
Vini DOC e DOCG 210 191 249 278 32,4 45,5 11,6
Altri vini 847 664 555 494 -41,7 -25,6 -11,0
Uva da tavola 80 67 63 52 -35,0 -22,4 -17,5
Olivo 990 996 1.015 1.123 13,4 12,8 10,6
Agrumi 168 171 186 185 10,1 8,2 -0,5
Fruttiferi 477 516 458 471 -1,3 -8,7 2,8

Prati permanenti e pascoli 4.493 4.106 3.758 3.860 -14,1 -6,0 2,7
Castagneti da frutto 136 104 88 87 -36,0 -16,3 -1,1
Superficie agricola utilizzata 15.712 14.947 14.685 14.834 -5,6 -0,8 1,0
Boschi e pioppete 4.631 4.682 3.958 3.771 -18,6 -19,5 -6,2
Superficie agricola non utilizzata 896 866 831 663 -26,0 -23,4 -20,2
Altra superficie 889 972 1.007 888 -0,1 -8,6 -11,8
Superficie totale 22.128 21.466 20.481 20.157 -8,9 -6,1 -1,6

Fonte: Istat, Indagini sulle aziende agricole
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Tra le coltivazioni legnose agrarie si confer
rna la notevole diffusione della vite, che, nono
stante le operazioni di estirpazione e/o abban
dono sollecitate e sostenute da apposite dispo
sizioni comunitarie (va rate specialmente negli
ultimi cinque anni), interessa 800.000 aziende
(34,6%), per una superficie complessiva di
825.000 ettari di SAD (5,6%) e una media per
azienda di 1 ettaro. Da un esame pili articolato,
tuttavia, si rileva che se il 54,3% delle aziende
agricole nel 1982 coltivava la vite, nel 1997 tale
numero scende al 34,6%: la contrazione si e avu
ta soprattutto tra le aziende che coltivano uva
per la produzione di "altri vini", le quali scendo
no dal 50,3% al 28,0%, mentre le aziende che nel
1982 coltivavano vini DOC e DOCG erano appe
na il 3,7% e nel 1997 rappresentano il6,7%. L'oli
vo e al primo posta per numero di aziende in
teressate, essendo presente in circa 972.000
aziende (42%), can una superficie investita di 1,1
milioni di ettari (7,6% di SAD) e una superficie
media per azienda di 1,2 ettari.

Principali allevamenti

La produzione animale fa parte integrante
dell'attivita agricola. Grazie alle diversita dei
prodotti e dei servizi forniti, questa settore of
fre un contributo fondamentale alla produzio
ne di derrate alimentari di qualita (latte, carne e
uova), creando reddito e lavoro; inoltre esso e
fonte d'energia indiretta (trazione animale a
biogas), di concimi per il suolo, permettendo
anche l'utilizzazione di terre marginali, residui
di coltivazioni e pi ante avventizie. Per questi
motivi in ambito De l'allevamento di bestiame
occupa un malo di rilievo, al punta che, nel
1995, circa 3,9 milioni di aziende agricole (su
7,3 milioni) praticavano l'allevamento (Tavola >

2.22).
Quanta al bestiame allevato, esso era costituito

da circa 85 milioni di capi bovini (di cui 22,4 mi
lioni di vacche da latte), 106,9 milioni di ovini,
10,3 milioni di caprini, 111,9 milioni di suini e
982,5 milioni di avicoli. In Irlanda, quasi tutte le
aziende praticano la zootecnia, mentre all'oppo
sto, in Spagna e in Italia solamente un terzo delle
aziende e a carattere zootecnico. I capi bovini si
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concentrano in Francia (24% del complesso di
EDRIS), in Germania 09%) e in Gran Bretagna
04%): Francia e Germania totalizzano congiunta
mente quasi la meta delle vacche da latte di tutta
la Cornunita, mentre in Gran Bretagna si registra
la pili alta percentuale di ovini, circa il 41% del to
tale di EDRIS.

L'allevamento dei caprini in Grecia rappre
senta il 47% del totale europeo; livelli ragguar
devoli si raggiungono anche in Spagna (21%) e
in Italia 03%). La Germania, l'Olanda e la Fran
cia totalizzano quasi la meta dei suini di tutta la
produzione comunitaria. Gli allevamenti avico
li vedono prima la Francia can pili di un quarto
del totale di EDRIS seguita da Italia e Gran Bre
tagna can il 14%; la Svezia, l'Olanda e la Gran
Bretagna hanna i pili grandi allevamenti di pol
li da carne.

In Italia, la produzione vendibile dei prodotti
degli allevamenti e stat a pari, nel 1997, a 33.285
miliardi, valore pari al 39,1% della produzione
totale del settore agricola. Le aziende can alleva
menti ammontavano a circa 700 mila (30,2% del
totale delle aziende agricole), can un calo rispet
to al 1982 di 570 mila aziende. In quindici anni si
e dunque quasi dimezzato il numero delle azien
de di allevamento, can una relativa tenuta degli
allevamenti di ovini, per il quale vi e stata co
munque una contrazione del 22,6%. La riduzione
del numero di capi e stata malta meno intensa:
bovini, suini e conigli hanna subito flessioni pa
ri, rispettivamente, al 15,4%, 7,1% e 30,60/0; Ie
consistenze di ovini e caprini sana invece au
mentate, rispettivamente, del 64,5% e 36,9%. Ta
le andamento differenziato tra aziende e capi ha
modificato sostanzialmente l'ampiezza media
degli allevamenti, passata da 17 a 32 capi per i
bovini, da 39 a 84 per gli ovini, da 9 a 21 per i ca
prini, da 141 a 286 capi per gli allevamenti avico
li e, infine, da 17 a 33 capi per i suini.

Occupazione agricola

Nel 1995, nell'EDR 15 oltre il 50% dei condutto
ri aveva pili di 55 anni (Tavola 2.23): la piramide
delle eta segnala come Austria e Finlandia presen
tina la percentuale pili elevata di conduttori in eta
giovanile, mentre al lata opposto si trovino Italia

135



LA SITUAZIONE DEL PAESE

Tavola 2.22 - Aziende con allevamenti e relativi capi per specie di bestiame, nei paesi dell'Unione
europea - Anno 1995 (migliaia)

PAESI UE AZIENDE CON BOVINI OVINI CAPRINI SUNI AVICOLI
ALLEVAMENTI Totale (a) di cui vacche

da latte

AZIENDE

Austria 157,8 115,6 90,1 19,7 12,1 106,4 99,3

Belgio 56,6 46,9 21,9 5,3 0,8 12,9 8,8

Danimarca 48,3 30,3 16,0 4,4 21,4 9,7

Finlandia 60,3 43,8 32,7 4,8 0,8 7,5 8,2

Francia 539,7 344,5 161,2 113,3 33,2 90,0 336,7

Germania 421,7 287,1 203,1 38,9 206,4 187,9

Gran Bretagna 194,8 133,0 38,4 91,1 8,9 13,2 88,7

Grecia 469,7 38,6 27,0 146,1 168,1 32,4 402,7

Irlanda 147,0 138,1 42,4 47,2 4,7 2,4 17,3

Italia 822,2 250,4 113,2 152,8 75,2 279,0 537,0

Lussemburgo 2,6 2,1 1,4 0,3 0,1 0,4 1,0

Olanda 77,8 56,2 37,5 21,7 2,7 22,4 4,9

Portogallo 353,2 146,6 58,5 77,4 66,8 162,4 291,0

Spagna 468,3 225,0 122,7 197,9 56,3 209,9 303,2

Svezia 59,1 41,7 17,6 9,6 72,6 10,7 10,0

EUR 15 3.878,1 1.900,0 983,6 840,2 502,3 1.177,3 2.306,3

EUR 12 3.601,8 1.698,9 843,2 806,2 416,7 1.052,7 2.188,9

CAPI Dr BESTIAME

Austria 2.324,1 705,7 353,8 47,4 3.694,8 13.770,0

Belgio 3.255,9 688,4 156,0 8,9 7.240,9 3.303,0

Danimarca 2.090,4 702,5 145,2 n083,9 19.550,0

Finlandia 1.140,6 396,1 151,8 5,7 1.399,8 10.190,0

Francia 20.757,7 4.624,4 10.057,0 1.083,9 14.162,4 280.940,0

Germania 15.731,0 5.217,2 1.980,3 24.297,5 96.000,0

Gran Bretagna 11.585,4 2.555,7 43.348,2 80,2 7.824,1 138.242,0

Grecia 503,8 178,1 8.062,5 4.840,2 814,1 26.201,0

Irlanda 6.992,0 1.312,1 7.995,2 13,5 1.500,7 12.236,9

Italia 7.269,1 2.079,8 10.668,0 1.372,9 8.060,7 138.229,0

Lussemburgo 213,9 48,6 7,6 0,4 72,6 60,0

Olanda 4.654,2 1.707,9 1.674,2 76,1 14.397,5 91.860,0

Portogallo 1.405,0 381,8 2.779,9 585,9 2.367,9 29.970,0

Spagna 5.275,5 1.356,8 19.019,3 2.152,5 12.699,8 109.309,0

Svezia 1.771,3 481,4 461,4 2.313,5 12.600,0

EUR 15 84.969,7 22.436,2 106.860,3 10.267,5 111.930,3 982.460,9

EUR 12 79.733,7 20.853,1 105.893,3 10.214,4 104.522,2 945.900,9

Fonte: Eurostat

(a) Esclusi i bufalini.
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Tavola 2.23 - Conduttori delle aziende agricole per c1asse di eta nei paesi dell'Unione europea 
Anno 1995 (cornposizioni percentuali)

PAESI DE

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemhurgo
Olanda
Portogallo
Spagna
Svezia
EUR 15
EUR 12 (a)

CLASS] Dr ETA' DEL COI\DDTTORE

< 35 anni 35-54 anni 55-64 anni > 65 anni

18,3 50,5 21,6 . 9,6
15,7 41,7 25,6 17,0
9,6 43,6 23,8 23,q

16,0 59,1 17,9 7,0
12,8 47,5 24,3 15,3
14,5 39,7 39,7 6,2
6,1 43,0 26,1 24,8
6,1 34,6 28,3 30,9

13,7 42,1 23,1 21,2
4,5 30,2 28,4 36,9

12,5 46,9 21,9 18,8
9,4 45,7 27,6 17,3
4,2 31,5 29,1 35,3
6,2 34,3 29,6 29,9
9,0 48,0 21,4 21,6
7,7 36,3 28,6 27,4
7,3 35,4 29,0 28,3

TOTALE

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fonte: Eurastat

(a) Escluse Austria, Finlandia e Svezia.

e Portogallo, con una consistente presenza di
conduttori anziani (il 65% dei quali ha oltre 55 an
ni) e valori molto bassi nella prima classe di eta
(con quote pari al 4,2% in Portogallo e al 4,5% in
l'Italia).

Per il nostro paese, il contingente di unita di la
voro, che nel1982 era pari a 2,7 rnilioni (12,1% del
complesso della forza lavoro), nel 1996 si era ri
dotto ad appena 1,8 milioni di unita (7,9% della
forza lavoro).

Le giornate di lavoro prestate in Italia dalle varie
categorie di manodopera durante l'annata agraria
1996-97 sono risultate complessivamente pari a
429 milioni: oltre 1'86% sono state prestate da ma
nodopera familiare, il restante 14% da manodope
ra extra-familiare, a dimostrazione ulteriore
dell'aspetto tipicamente familiare che ancora ca
ratterizza l'economia agricola italiana. Nelle azien
de fino a 20 ettari la percentuale di lavoro prestato
dalla manodopera familiare si mantiene sostanzial
mente costante e diminuisce sensibilmente nelle
aziende di oltre 20 ettari all'aumentare della classe
di superficie: nelle aziende da cinque a 10 ettari la
manodopera familiare fornisce il 18,3% delle gior-

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998

nate di lavoro, in quelle di oltre 100 ettari la per
centuale si riduce all'l,5%. II carico di lavoro per
ettaro di superficie non e determinato soltanto
dalla manodopera e dalla superficie stessa (che re
stano, comunque, i fattori principali), rna e la risul
tante dell'intervento concomitante di vari ele
menti, tra i quali la coltivazione praticata, il tipo di
coltura (specializzata, a carattere intensivo 0

estensivo, serra eccetera), l'entita degli allevamen
ti, il grado di meccanizzazione delle aziende ecce
tera. Per il complesso delle aziende, il numero
medio di giornate di lavoro per ettaro di superfi
cie totale e stato pari a 21, contro le 29 che si han
no in media per ettaro di SAU. II carico medio di
lavoro per ettaro, sia di superficie totale sia di
SAU, decresce via via che si passa dalle aziende pili
piccole a quelle di maggiore arnpiezza: nelle azien
de pili piccole il terreno e sfruttato infatti per col
tivazioni a carattere pili specializzato e intensivo;
inoltre, nelle aziende pili estese trovano maggiore
impiego i mezzi meccanici ed e pili frequente la
presenza di prati permanenti e pascoli, Ia cui uti
lizzazione non richiede un numero elevato di
giornate di lavoro.
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Il volume di lavoro prestato dalla manodope
ra familiare, pur mantenendosi a livelli elevati ri
spetto a quello fornito dalla manodopera extra
familiare, varia da regione a regione, in dipen
denza sia degli orientamenti produttivi delle
aziende, sia delle forme di conduzione maggior
mente diffuse. Nelle regioni dell'Italia setten
trionale e centrale, caratterizzate dalle pili alte
percentuali di aziende a conduzione diretta del
coltivatore, la manodopera familiare fornisce
1'89% delle giornate di lavoro, mentre nelle re
gioni dell'Italia meridionale l'apporto della ma
nodopera familiare e dell'82%. Inoltre, nelle re
gioni meridionali, in particolare in Puglia e in Si
cilia (dov'e sensibile la percentuale di aziende
con salariati), la quota di lavoro familiare si atte
sta rispettivamente intorno al 20% e al 16%. Il
pili elevato numero medio di giornate di lavoro
per ettaro di superficie totale si registra in Ligu
ria, con oltre 60; seguono la Campania con 53 e
la Calabria con 34. Le altre regioni presentano
un numero medio di giornate che oscilla tra le
28 e le 12 per arrivare a circa otto in Sardegna,
regione caratterizzata prevalentemente da
un'agricoltura silvo-pastorale. Con riferimento
al carico di lavoro per ettaro di SAU, le regioni
caratterizzate da un pili alto numero medio di
giornate di lavoro sono la Liguria 040 giornate),
la Campania (61) e la Calabria (34). Per le altre
regioni si registrano valori medi compresi tra 33
e 15; la Sardegna rimane la regione con il valore
medio pili basso (0).

L'autoconsumo delle aziende agricole italiane

Un'ulteriore indicazione sulle caratteristiche
strutturali delle aziende agricole italiane e desu
mibile dai dati relativi all'autoconsumo. La produ
zione lorda vendibile (PLV) delle aziende agrico
le puo essere venduta 0 essere erogata in consu
mi ai lavoratori dell'azienda, al proprietario ecce
tera: quest'ultima parte della PLV, consumata e
non commercializzata, costituisce l'autoconsu
mo. L'autoconsumo delle aziende concorre alla
formazione del valore aggiunto nel corso
dell'esercizio di riferimento.

I livelli di autoconsumo emersi nel 1997, consi
derati per ripartizione geografica e per tipo di or
ganizzazione dell'azienda, si presentano come una
realta ancora rilevante nell'ambito delle attivita
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agricole. A livello nazionale, l'autoconsumo medio
per azienda e ammontato, nel 1997, a 1,2 milioni di
lire, pari al 15% del valore aggiunto aziendale, con
marcate differenziazioni territoriali: la quota di va
lore aggiunto assorbita dall'autoconsumo raggiun
ge la punta massima nelle regioni meridionali, do
ve e pari al 27%, a fronte del 6% riscontrato in quel
le settentrionali. Per le ripartizioni del Centro e
delle Isole il rapporto e pari rispettivamente al
19% e all'11%.

Inoltre, sussiste una elevata correlazione tra
livello di autoconsumo e forma organizzativa
aziendale, con valori crescenti nel passaggio dal
le comunanze e affittanze collettive, alle perso
ne singole, alle aziende pro-indiviso e alle so
cieta di fatto, mentre i livelli minimi vengono ri
levati per le societa.

L'informatizzazione delle imprese agricole

In un quadro che vede l'agricoltura italiana ca
ratterizzata dalla compresenza di segmenti di
namici e aree relativamente stagnanti, indicazio
ni sul grado di modernizzazione del settore
possono essere desunte dalla domanda di servi
zi informatici proveniente dalle imprese agrico
leo In particolare, nel 1996 la domanda di servizi
informatici da parte delle aziende agricole e sta
ta pari a circa 58 miliardi di lire (corrispondenti
allo 0,3% del fatturato relativo ai servizi informa
tici in Italia). La distribuzione di tali servizi ha ri
guardato, in linea di massima, la fornitura di
software (35%) e l'elaborazione elettronica dei
dati (48%).

Le spese per i servizi di elaborazione elettro
nica dei dati sono sostenute dall'azienda agrico
la specificamente per gli aspetti gestionali, con
il ricorso a strutture informatiche esterne allo
scopo di elaborare i propri dati contabili-am
ministrativi. Significativa e anche la spesa per la
formazione informatica, pari al 6% degli investi
menti, mentre, per quanto riguarda l'utilizzo
delle banche dati, l'acquisizione di robotica
(meccanizzazione dei processi produttivi) e di
telematica, le imprese agricole hanno sostenuto
spese per circa 4,5 miliardi di lire, pari al 7,8%
della spesa totale. Complessivamente, pili di un
terzo 05%) di tutte le aziende agricole ha inve-
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stito in tecnologie informatiche volte a miglio
rare il processo produttivo: l'investimento me
dio di questo aziende e stato pari a circa 68 mi
lioni di lire.

Infine, per quanto riguarda la distribuzione ter
ritoriale delle spese per servizi informatici, il 40%
e assorbita dalle regioni meridionali. Tale quota ri
sulta peraltro notevolmente variabile rispetto alla
tipologia di servizio, passando dal 64% per quanto
riguarda la fornitura di software a114% per cia che
concerne le spese per la formazione.
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A partire dal 1985 - anna
dell'ernanazione della legge qua
dro nazionale 730 - il fenomeno
dell'agriturismo e andato acqui
sendo rilevanza sempre maggio
re all'interno del settore agricolo
italiano. II suo contributo estato
significativo soprattutto sotto il
profilo dell'aumento del reddito
e dell'occupazione e della diffe
renziazione e integrazione della
tradizionale attitntd agricola. Le
ragioni sono legate soprattutto
al valore aggiunto che la presen
za dell'attiuitd agrituristica pro
duce per l'azienda agricola, non
soltanto in termini monetari.
Infatti oltre a promuovere aspet
ti importanti della societa rurale,
quali la valorizzazione e il
restauro delle architetture tradi
zionali e la riscoperta e promo
zione delle produzioni tipicbe,
l'attiuita agrituristica induce
nell'azienda agricola una gestio
ne imprenditoriale talvolta piil
dinamica rispetto a quella tipica
dell'agricoltura tradizionale. La
presenza di forza lavoro relati
vamente giovane rispetto alia
media del settore tende poi a
fauorire la transizione verso
nuovi modelli aziendali e I'orien
tamento verso attiuitd produttive
innovative all'interno di un setto
re, quale quello ag rico10, carat
terizzato in molti segmenti da
una relativa inerzia rispetto a
quanto emerge nel contesto
europeo.

Nonostante i vincoli irnposti
dalla gia citata legge nazionale,
che prevede la prevalenza
dell'auiuita agricola su quella
agrituristica, vincoli che hanno in
parte frenato l'espansione del
settore, i dati mostrano una sua
crescita costante, in termini sia

140

L'agriturismo in Italia
di consistenza delle aziende, sia
di fatturato. Tra il 1985 e il
1998 le aziende agrituristiche
autorizzate all'esercizio sono
aumentate di circa il 30% e a
tale incremento ha corrisposto
una crescita altrettanto rilevante
del fatturato derivante da atti
vita agrituristica. L'incremento
percentuale medio anna - stima
to sulla base del numero medio
di posti letto per azienda, del
numero di giorni medio annuo di
utilizzo e del numero di aziende
- e stato pari a circa if 22,6%
nel quinquennio 1985-1990, al
10,4% nel periodo 1990-1997 e
al 2,5% tra il 1997 e il 1998.
Negli stessi periodi il numero di
aziende agrituristiche e cresciu
to, rispettiuarnente, del 2, 7%,
2,5% e del 6,2%.

Il forte sviluppo dell'agrituri
smo avvenuto negli ultimi anni ha
trouato, nei risultati di una
recente indagine condotta
dall'Istat presso le regioni,
riscontri quantitativi che testi
moniano la rilevanza del feno
meno, in un contesto che vede il
settore agricolo interagire per
la valorizzazione del patrimo
nio naturale e subire "contarni
nazioni" con funzioni (in termini
di offerta) e segmenti (in termini
di domanda) emergenti. La rile
vazione ha mirato, in particola
re, a valutare alcuni elementi
dell'offerta agrituristica, quali
l'ospitalita e la ristorazione, e a
ottenere informazioni sul nume
ro di aziende dotate di agricam
peggio e su quelle nelle quali e
possibile praticare attiuitd
ricreative.

In Italia sono state rileuate,
nel 1998, 8.905 aziende agritu
risticbe, per un totale di 68. 754

posti letto e una dimensione
media di 7, 7 posti letto per
azienda (Tavola 2.24). L'offerta
agrituristica eper 10 piu concen
trata nell'Italia centro-setten
trionale, con 6.240 aziende,
pari al 70% del totale naziona
le, 53.063 posti letto (77% del
totale) e una dimensione media
aziendale superiore a quella
media nazionale (8,5 posti letto
per azienda).

Il Nord-est e il Centro assor
bono il maggior numero di azien
de agrituristiche (rispettivamente
3.075 e 2.278 aziende), con una
disponibilita di circa 47.000
posti letto. Nell'area del Nord
est, in particolare, emerge la pro
vincia di Bolzano, dove elocaliz
zato un quinto delle aziende pre
senti sul territorio nazionale; per
quanto riguarda il Centro, si
segnala la Toscana con 1.406
aziende e oltre 16 mila posti let
to. A Bolzano e in Toscana sono
localizzate la meta delle aziende
agrituristiche del Centro-nord e il
57% dei corrispondenti posti let
to. Nella ripartizione meridionale
sono state rilevate 2.665 azien
de, con 15.685 posti letto e una
dimensione media di 5,9posti let
to per azienda. Piu della meta
(55%) elocalizzata in Campania
e Puglia.

Sempre con riferimento alia
dimensione media delle aziende, i
va10ripiu. elevati di questa indica
tore si registrano in Emilia-Roma
gna (16,8 posti letto per azien
da), seguita da Umbria, Lazio e
Calabria, (circa 13). Per contro, il
Friuli-Venezia-Giulia e il Veneto
sono caratterizzate dalla piccola
dimensione, con una media di cir
ca due posti letto per azienda.
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Relativamente alia distribu
zione dei posti letto per tipo di
alloggio, si osserva una elevata
uariabilita tra le regioni: infatti,
mentre la Basilicata e la Tosca
na si qualificano per la preualen
za dell'ospitalita in appartamen
to (il 90% e il 64% dei posti let
to sono in unitd abitative indipen
denti), le aziende del Friuli- Vene-
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zia Giulia e della Calabria risul
tano prevalentemente dotate di
alloggi in camere (possiede tale
caratteristica 1'82% e rispettiua
mente il 73% dei posti letto),
mentre in Campania la generalitd
delle aziende dispone di sole
camere.

Le aziende agrituristiche che
offrono un servizio di ristoro

sono in totale 3.707 (42% del
totale) e sono localizzate per
una quota del 68% nel Centro
nord e per la rimanente parte
nella ripartizione meridionale.
Infine, su circa 7 mila aziende, it
30% offre la possibilita di effet
tuare escursioni 0 di praticare
uno sport, mentre il 6% edotato
di campeggio.
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I prodotti agricoli di qualita
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Negli ultimi anni, e aumentato
I 'interesse per l'ambiente e per il
rapporto agricoltura-ambiente,
con una attenzione particolare
verso l'ottenimento di produzioni
sia ecocompatibili (cioe a basso
impatto ambientale), sia sosteni
bili (cioe tecnicamente fattibili e
economicamente ualide). Peral
tro, l'evoluzione dei consumi ali
mentari ha caricato l'assunzione
del cibo di valenze non solo fisi
co-biologicbe, ma anche etico
dieteticbe, volte alla ricerca di un
maggior benessere fisico in rela
zione al proprio corpo e
all'ambiente. Si registra, quindi,
un aumento dei prodotti biologici,
cioe di quelle produzioni agricole
otten ute volutamente dagli agri
coltori in base a determinati prin
cipi agronomici.

L'attenzione per I 'agricoltura
biologica si e concretizzata
attraverso una specifica legis la
zione, sia comunitaria sia nazio
nale, che regola, sostiene, con
trolla e tutela it settore. Il Rego
lamento CEE n. 2092/91, modifi
cato dal Regolamento 1935/95,
definisce i metodi di produzione
biologica dei prodotti agricoli, il
rispetto di precise norme pro
duttiue, l'informazione e la tutela
del consumatore, I'identtficazio
ne e l'eticbettatura dei prodotti
commercializzati e la definizio
ne di un efficace sistema di con
trolli. La legislazione comunita
ria ha inoltre auuiato, con il
Regolamento CEE n. 2.078/92,
un 'azione di sostegno finanzia
rio (regime di aiuti) a favore di
tali prodotti.

Le produzioni biologiche rien
trano sicuramente fra le produ
zioni di qualitd -e interessano gid
un considerevole numero di
aziende agricole. Secondo le
informazioni dtsponibili con rife
rimento alla fine del 1997, deri
vanti da elaborazioni INEA su
dati degli Organismi certificatori
e di controllo ufficialmente rico
nosciuti relativi all'agricoltura
biologica, le aziende produttrici

interessate al fenomeno sono
30.844. Esse operano su una
superficie agricola utilizzata
lavorata con metodo di condu
zione biologica e su una superfi
cie coltivata con metodo di con
duzione in conversione (verso il
biologico) di 641.150 ettari cir
ca. Le Regioni maggiormente inte
ressate a tale attiuitd sono la
Sardegna, la Sicilia e la Puglia nel
Meridione, l'Emilia-Romagna, il
Piemonte e la Lombardia nel Set
tentrione, le Marche e il Lazio nel
Centro. Gli orientamenti produtti
vi principali (a parte quelli forag
gero e foraggero-zootecnico)
sono quelli cerealicoli, frutticoli,
olivicoli e viticoli.

Nel 1998, secondo i dati
prouuisori degli Organismi certi
ficatori e di controllo, la superfi
cie biologica complessiva e sali
ta a circa 700 mila ettari di SAU
e il numero delle aziende a
36.000. A livello comunitario, nel
1996, l'Italia eseconda, dopo la
Germania per la SAU interessa
ta, e dopo I 'Austria per il numero
delle aziende.

La Comunitd europea ha previ
sto diverse forme di incentivo e di
sostegno finanziario, sia per gli
agricoltori, sia per i trasforrnato
ri di prodotti biologici. Nel 1996
si eavvalsa dei contributi comuni
tari circa la meta delle aziende
biologicbe, mentre la SAU interes
sata al regime di aiuti e stata
superiore ai due terzi della super
ficie biologica dichiarata.

Con il passare del tempo,
appaiono sempre pia evidenti
I 'evoluzione del fenomeno e il suo
aumento esponenziale, in termini
sia di aziende sia di superficie.
tale tendenza interessa princi
palmente it Sud rispetto al Nord,
pia consumatore che produttore
biologico.

Mentre la normativa vigente
sul settore regola bene la "colti
uazione", per quanta riguarda la
"zootecnia" essa e tuttora
carente e confusa, sia per il pro-

duttore, sia per il trasformatore
sia per il consumatore finale.

Nonostante la grande poten
zialita del settore, la diffusione
dei prodotti biologici permane
modesta, interessando comune
mente una minima parte dei con
sumatori, al punta cbe, secondo le
stimepia recenti riferite a11998, il
valore dell'agricoltura biologica e
stato pari al 2% della produzione
lorda vendibile italiana.

Per cia che concerne, inuece,
la produzione di prodotti a
denominazione protetta, il Rego
lamento comunitario n. 2081/92,
relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche (IGP) e
delle denominazioni d'origine
(DOP) dei prodotti agricoli e ali
mentari (a esclusione dei pro
dotti del settore vitivinicolo e
delle bevande spiritose), ricono
see il legame che lega la qualitd
e la tipicita di un prodotto a uno
specifico territorio d 'origine,
all'ambiente, all'abilita dei pro
duttori, alle tradizioni e alla cul
tura. In altri termini, un prodotto
di qualita e considerato il frutto
di un insieme di fattori che inte
ragiscono in uno spazio circo
scritto, seguendo prescrizioni
(agronomicbe, tecniche e di pre
parazione degli alimenti e dei
prodotti commercializzati) spe
rirnentate, codificate e regolate
da apposite norme che tutelano
il produttore e garantiscono il
consumatore.

In sintesi, per le DOP, tutto il
processo produttivo (dall 'alleva
mento delle mucche alla produzio
ne del formaggio) deve svolgersi
nell'ambito dell'area che conferi
see la qualitd al prodotto; per le
IGP, invece i due fattori (qualita e
processo) possono essere par
zialmente disgiunti con la qualita
attribuita all'origine territoriale e
parte del processo (per esempio
lavorazione del latte) realizzato
all'esterno dell'area di origine del
prodotto agricolo.

In base alle decisioni comuni
tarie relative ai singoli paesi
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dell'Unione epossibile confronta
re i dati relativi ai prodotti rico
nosciuti, nel triennio 1996-1998,
con i Regolamenti n. 1.107/96 e
successiui, fino al Regolamento n.
2.784 del 22 dicembre 1998. Ie
produzioni attualmente tutelate
dall'Ue, ammontano a 505 di cui
314 DOP e 191 IGPCTavola 2.25).

L'Italia si troua, all'interno
della Ue, in seconda posizione,
con 99 registrazioni, dietro alta
Francia (l04) e davanti alta Gre
cia (76) e al Portogallo (76). I
paesi mediterranei (Italia, Fran
cia, Spagna, Portogallo e Grecia)
detengono 395produzioni tutela
te (oltre il 78% del totale dell'Ue)
di cui 245 DOP e 150 IGP, con-

tro Ie 110 produzioni (69 DOP e
41 IGP) dei paesi centro-setten
trionali (Gerrnania, Regno Unito,
Austria, Lussemburgo, Belgio,
Paesi Bassi, Danimarca, Finlan
dia e Suezia).

Confrontando i singoli com
parti, si vede come i'Italia pri
meggi nel settore preparazioni di
carni (22 su 50) e occupi buone
posizioni per formaggi (30 su
138), ortofrutta e cereali (24 su
98) e oli di oliva (20 su 56). Il
nostro paese e invece totalmente
assente per acque minerali (le 31
DOP sono tutte tedescbe), miele,
grassi, pesci e derivati eccetera.

Fra i 99 riconoscimenti italia
ni, 69 (pari al 70%) sono DOP,

mentre le IGP riguardano essen
zialmente (in 22 casi su 24) pro
dotti uegetali, che normalmente
svolgono una parte del proces
so produttivo fuori dall'area
d'origine, in cui traggono la qua
lita e la tipicita che li contraddi
stinguono. I prodotti a denomi
nazione protetta, insieme ai vini
a denominazione d'origine, rap
presentano attualmente una
quota significativa, pari a circa
it 12%, della produzione lorda
vendibile dell'agricoltura e costi
tuiscono uno degli strumenti
essenziali per 10 sviluppo agri
colo, noncbe per il migliorarnen
to di tutta la produzione agro
alimentare italiana.

Tavola 2.25 - Prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protet-
ta (IGP) per paese di origine e categoria merceologica, riconosciuti dall'Unione
europea al31 dicembre 1998

PAESI DI ORIGINE

CATEGORlE MERCEOLOGICHE Italia Paesi mediterranei (a) Altri paesi (b) Unione europea

IGP DOP IGP DOP IGP DOP IGP DOP

Carni fresche e frattaglie 2 58 13 4 5 62 18

Preparazioni di carni 4 18 20 23 7 27 23

Formaggi 30 4 105 5 24 9 129

Grassi 1 1 1 1

Altri prodotti animali 1 13 2 1 15

Oli di oliva 1 19 11 43 1 1 12 44

Ortofrutticoli e cereali 22 2 50 42 1 5 51 47

Sidri 3 3

Birre 14 14

Acque minerali 31 31

Panetteria e pasticceria 1 5 3 8

Oli essenziali 3 3

Pesce e derivati 1 1 2 3 1

Gomme e resine naturali 2 2

Totale prodotti 30 69 150 245 41 69 191 314

Fonte: Elaborazione su regolamenti Ue
(a) I paesi mediterranei cornprendono: Italia, Spagna, Portogal!o, Francia e Grecia.
(b) Gli altri paesi comprendono: Germania, Austria, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Danimarca, Finlandia e

Svezia.
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L'inserimento dei giovani in agricoltura
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Dal dopoguerra a oggi si e
assistito a un drastico ridimen
sionamento dell'occupazione
agricola in tutti i paesi sutluppa
ti. In Italia si e passati da 8,6
milioni di occupati all'inizio degli
anni '50 a circa 1,4 milioni nel
1998, con una diminuzione
dell'83%. Molti sono stati i fat
tori che hanno determinato que
sta evoluzione, primi fra tutti il
processo di sviluppo economico
che ha portato a concentrare la
domanda di lavoro in settori
extragricoli, e la difjusione della
meccanizzazione e di altre inno
vazioni tecnicbe, che hanno
determinato un incremento della
produttiuita nel settore agricolo.
La domanda di lavoro prove
niente dall'industria e dal terzia
rio ha pero operato in modo
piuttosto selettivo riguardo alle
classi di eta della jorza lavoro:
i lavoratori agricoli juoriusciti
dal settore negli ultimi decenni
sono stati, in prevalenza, gioua
ni che cercavano al di juori
dell'agricoltura non solo oppor
tunitd di lavoro e di rnigliora
mento del proprio reddito, ma
anche condizioni di vita piu sod
disfacenti.

Parallelamente alla perdita
dei posti di lauoro, l'agricoltura
italiana ha quindi subito un rapi
do processo di invecchiamento
dell 'occupazione, particolar
mente intenso nelle aree monta
ne. Se nel complesso dei paesi
EUR1S il 56% dei conduttori
supera i 55 anni, questa quota
passa al 65% per l'Italia.

In ambito comunitario e,
soprattutto, in ambito nazionale

- dove, ira l'altro, il basso tasso
di natalitd e l'eleuato livello di
industrializzazione hanno ridot
to la jamiglia contadina a 2,4
componenti, contro i 2, 7 uerifica
ti nella media nazionale - assu
me sempre piu rilevanza la que
stione dell'auuicendamento, nella
gestione delle aziende, di
imprenditori giovani. La neces
sita del ricambio generazionale,
che sembra comunque fortemen
te condizionato dalla possibilita,
per i giouani, di insediarsi in
aziende "uitali ", e ulteriormente
conjermata dai dati dell'indagine
sulla struttura delle aziende
agricole dell'Istat, riferita al
1997.

Le aziende con manodopera
jamiliare impegnata in modo
continuativo e con presenza di
successori costituiscono sol
tanto il 6% del totale e hanno
una incidenza del 21% sul
totale in termini di superficie
agricola utilizzata. Esse sono
piu numerose al Nord (9, 7%)
piuttosto che al Centro (5,5%)
e nel Mezzogiorno (4,3%) e
1'80% di esse e collocato in
collina e pianura. Questo grup
po di aziende appare differen
ziato al proprio interno in fun
zione dell'etd e del numero di
successori: le aziende con uno
o pii; successori, ma di eta
superiore ai 45 anrii, esibisco
no injatti una SAU media di 12
ettari, che passa a 21 ettari
per le aziende con almeno un
successore giovane (cioe con
meno di 45 anni). E' interessan
te osservare (Tavola 2.26) che
le aziende con almeno un sue-

cessore giouane, pur costituen
do soltanto it 4,3% del totale
delle aziende ita liane, utilizza
no it 19,8% delle unita di lauo
ro, una proporzione di gran
lunga superiore rispetto a quel
la assorbita dagli altri tipi di
aziende.

Le basi per L'auuio di un
ampio e organico intervento per
10 "sueccbiamento" della popo
lazione rurale era no state impo
state gia agli inizi degli anni 70,
con l'emanazione di tre direttive
socio-strutturali che riguardaua
no l'ammodernamento delle
aziende agricole (Direttiva
n. 159/1972), l'incoraggiarnento
alla cessazione dell'attiuitd agri
cola e la destinazione della
superficie agricola utilizzata a
scopi di miglioramento delle
strutture (Direttiua n. 160/1972),
e la qualificazione projessionale
delle persone che lavorano
neli'agricoltura (Direttiva n.
161/1972). Da a llora, numerose
iniziative sono state prese in
sede comunitaria e anche
all'interno dei vari Stati membri
per l'irnpulso all'imprenditoria
giovanile (in Italia la legge n.
285/1977, modificata nella legge
n. 341/1978, per l'appoggio alla
costituzione di cooperative di
giouani), per l'utilizzazione delle
terre in co lte, abbandonate 0

insufficientemente coltivate (leg
ge n. 440/1978) e per la succes
sione nelle imprese agricole di
padre in figlio. In particolare, la
legge jinanziaria per il 1999 ha
destinato 51 miliardi ai giovani
tra i 18 e i 35 arini, imprenditori
agricoli a titolo principale 0 che
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si impegnano a diventarlo entro i
primi due anni, per opere di
miglioramento fondiario, opere
murarie e acquisti di piante, mac
chinari e impianti.

II confronto tra i dati del
1995 e quelli riferiti al 1997 fa
registrare, in effetti, un aumento
piuttosto rilevante dei conduttori
giovani: nella media nazionale i

conduttori in eta 14-24 anni
aumentano infatti del 50%, quelli
dai 25 ai 34 anni del 20,5%,

mentre quelli dai 35 ai 44 anni
del 3,4%.

Tavola 2.26 - Aziende agricole con e senza successori, per condizione lavorativa e ripartizione
geografica - Anno 1997 (valori percentuali)

RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

CONDrZIONI LAVORATIVE AZIENDE
%

SAD (a)
%

SAD
PER AZIENDA

(ettari)

UNITA
Dr LAVORO

%

Nord Nessun componente lavora a tempo pieno (b) 66,2 34,4 3,3 22,5

Tempo pieno-Senza successori (c) 24,0 37,6 10,0 44,1

Tempo pieno-Successore tra 45 e 54 anni 2,5 5,4 13,7 7,3

Tempo pieno-Successore meno di 45 anni 7,2 22,6 20,1 26,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Centro Nessun componente lavora a tempo pieno (b) 78,4 48,0 3,2 36,7

Tempo pieno-Senza successori (c) 16,1 31,5 10,3 38,7

Tempo pieno-Successore tra 45 e 54 anni 2,1 5,0 12,6 8,1

Tempo pieno-Successore meno di 45 anni 3,5 15,5 23,7 16,5

Totale 100,0 100,0 100,0

Mezzogiorno Nessun componente lavora a tempo pieno (b) 84,3 51,8 2,8 45,7

Tempo pieno-Senza successori (c) 11,4 32,2 12,9 33,2

Tempo pieno-Successore tra 45 e 54 anni 1,3 3,0 10,7 5,5

Tempo pieno-Successore meno di 45 anni 3,1 13,0 19,4 15,6

Totale 100,0 100,0 100,0

Italia Nessun componente lavora a tempo pieno (b) 78,3 45,2 3,1 35,3

Tempo pieno-Senza successori (c) 15,7 33,9 11,1 38,3

Tempo pieno-Successore tra 45 e 54 anni 1,8 4,2 12,3 6,6

Tempo pieno-Successore meno di 45 anni 4,3 16,7 21,1 19,8

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Indagini sulla struttura delle aziende agricole
(a) Superficie agricola utilizzata.
(b) Per tempo pieno si intende, in questa caso, pili di 150 giornate di lavoro all'anno.
(c) Per successore si intende un familiare (non il parente in azienda) che lavora pili di 150 giornate all'anno ed ha meno di 55

anni.
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2.5 Struttura e dinamica dell'economia som
mersa

2.5.1 Le nuove stime dell'occupaxione som
mersa nei dati di contabilita naxio
nale

La nuova versione del sistema intemazionale dei
conti nazionali (SNA93) e il successivo aggiorna
mento del Sistema europeo dei conti (SEC95) han
no contribuito in modo significativo alla chiarifica
zione del concetto di attivita sommersa e costitui
scono il punto di riferimento per la costruzione
delle stime effettuate dai singoli istituti di statistica,
specialmente nell'ambito della Unione europea,
contribuendo a garantire una lora maggiore con
frontabilita,

L'Istat, gia nella revisione del 1987, ha adottato
una metodologia di stima dei conti nazionali che
garantisce l'inclusione dell'economia non osser
vata nelle stime del Pil, attraverso 10 strumento
dell'input di lavoro (cioe la stima esaustiva della
quantita di lavoro utilizzata dal sistema produtti
YO), da utilizzare come coefficiente di espansio
ne dei valori pro capite delle principali grandez
ze che determinano il Pil stesso (valore aggiunto
e produzione innanzitutto), ricavate sulla base
delle rilevazioni correnti. Tale metodologia e
coerente anche con le definizioni contenute nel
nuovo SEC e per la sua completezza, coerenza e
replicabilita ha assunto un particolare rilievo
all'interno della statistica ufficiale europea.

Escludendo le attivita illegali (per ora non inse
rite nei conti dei paesi Ue), la dettagliata indivi
duazione di tre diverse componenti di quella che
si e definita economia non osservata (il settore
informale, il sommerso statistico e il sommerso
economico) determina l'impossibilita di con
frontare le nuove e le vecchie stime di contabilita
nazionale. Infatti, mentre nella metodologia utiliz
zata per costruire le nuove stime si e cercato di
tenere separate le tre componenti, con l'obietti
vo principale di enucleare nel modo pili corretto
possibile il sommerso economico (cioe la com
ponente che e oggetto di maggiore attenzione da
parte degli utilizzatori dei dati), le vecchie serie
forniscono una stima che, di fatto, coincide con la
somma delle tre componenti descritte. Nella vee
chia definizione di occupazione non regolare era
inclusa, oltre all'occupazione irregolare in senso
stretto, tutta quell'occupazione che non risultava
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rilevata e/o rilevabile con strumenti statistici e
quella che oggi si definisce saltuaria e occasionale,
indipendentemente dal fatto che fossero assolti
dalle parti in causa gli obblighi previdenziali e/o
fiscali. Perch), veniva inclusa nel lavoro non rego
lare almena una parte di categorie quali braccian
ti, consulenti, lavoratori autonomi, auto produtto
ri eccetera, la cui attivita era tutt'altro che som
mersa.

E' sufficiente ricordare che in Italia sono pre
senti oltre 200 mila braccianti, circa 3 milioni di
piccolissime aziende agricole (in cui l'unica forza
lavoro impiegata e quella del conduttore e per pe
riodi molto brevi nell'anno), nonche numerose
forme di lavori di consulenza, per rendere palesi i
motivi di riconfrontabilita fra Ie valutazioni attuali a
quelle precedenti.

2.5.2. La valutazione dell'economia som
mersa (0 non osservata) nel periodo
1992-1997

Il totale di unita di lavoro (Ula) irregolari stima
te per l'anno 1992 (Tavola 2.27) e pari a circa 3 mi
lioni 137 mila unita (3 milioni 530 mila nel 1997), di
cui 2 milioni e 576 mila collocate tra i dipendenti
(2 milioni 840 mila nel 1997). La quota di lavoro ir
regolare, rispetto alla quantita di lavoro totale uti
lizzata dal sistema produttivo nazionale, e passata
(Tavola 2.28), nel periodo 1992-1997, dal 13,4% al
15,2%. In particolare, per i lavoratori dipendenti
tale quota passa dal 15,9% del 1992 al 18,1% del
1997, per gli indipendenti dal 7,7% all'8,6%.

A seguito di una prima sintetica analisi della
struttura del sommerso economico emerge, tra il
1992 e il 1997, un aumento dell'incidenza dellavo
ro irregolare in tutti i settori produttivi, pill mar
cato in quello degli "Altri servizi" (comprendente
i servizi alle famiglie e i servizi alle imprese, oltre
che la pubblica amministrazione) con l'eccezione
dell'industria in senso stretto. Tale andamento si e
verificato per l'occupazione sia dipendente sia in
dipendente.

Per quanto riguarda la distribuzione dei lavora
tori irregolari tra i vari settori produttivi, si segna
la l'aumento del peso degli "Altri servizi", che da
solo assorbiva il 47% degli irregolari nel 1992 e il
51,1% nel1997. Negli altri settori si ha una diminu
zione rilevante della presenza di occupazione ir
regolare nell'agricoltura, in parte legata alla com-
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Tavoia 2.27 - Urrita di Iavoro (VIa) totali e irregolari per settore di attivita economica e posizione - Anni
1992-1997 (migliaia)

SETTORI Dr ATTIVITA. Ula totali Ula dipendenti Ula indipendenti

ECONOMICA 1992 1997 1992 1997 1992 1997

TOTAL!

Agricoltura 1.937,5 1.479,6 709,7 549,0 1.227,8 930,6
Industria in senso stretto 5.404,2 5.190,5 4.422,7 4.269,2 981,4 921,3
Costruzioni 1.640,2 1.479,2 1.013,7 854,2 626,5 625,0

Commercio alberghi e pubblici esercizi 4.756,2 4.527,6 2.194,4 2.229,0 2.561,8 2.298,6
Altri servizi 9.719,2 9.881,0 7.821,4 7.819,2 1.897,8 2.061,8

Totale 23.457,3 22.557,9 16.162,0 15.720,7 7.295,2 6.837,3

Dr CUI IRREGOLARI

Agricoltura 493,8 432,6 345,3 304,0 148,5 128,7
Industria in senso stretto 308,4 304,7 278,3 276,0 30,0 28,7
Costruzioni 233,1 248,3 187,5 200,8 45,7 47,5
Commercio alberghi e pubblici esercizi 627,8 691,3 535,7 599,9 92,1 91,4
Altri servizi 1.474,2 1.750,7 1.229,7 1.459,4 244,5 291,3
Totale 3.137,3 3.427,6 2.576,5 2.840,1 560,8 587,5

Fonte: Istat, Conti economici nazionali (SEC95)

Tavoia 2.28 - Incidenza delle Urrita di Iavoro (VIa) irregolari suI totale per settore di attivita economi
ca - Anni 1992-1997 (valori percentuali)

SETTORI Dr ATTIVITA. Ula totali Ula dipendenti Ula indipendenti

ECONOMICA 1992 1997 1992 1997 1992 1997

ULA IRREGOLARI SUL TOTALE

Agricoltura 15,7 12,6 13,4 10,7 26,5 21,9
Industria in senso stretto 9,8 8,9 10,8 9,7 5,4 4,9
Costruzioni 7,4 7,2 7,3 7,1 8,1 8,1
Commercio alberghi e pubblici esercizi 20,0 20,2 20,8 21,1 16,4 15,6
Altri servizi 47,0 51,1 47,7 51,4 43,6 49,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ULA IRREGOLARI SUL TOTALE

Agricoltura 25,5 29,2 48,6 55,4 12,1 13,8
Industria in senso stretto 5,7 5,9 6,3 6,5 3,1 3,1
Costruzioni 14,2 16,8 18,5 23,5 7,3 7,6
Commercio alberghi e pubblici esercizi 13,2 15,3 24,4 26,9 3,6 4,0
Altri servizi 15,2 17,7 15,7 18,7 12,9 14,1
Totale 13,4 15,2 15,9 18,1 7,7 8,6

Fonte: Istat, Conti economici nazionali (SEC95)
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ne;

Le attiuitd sommerse possono
quindi far parte del "sommerso
economico ': cioe di tutte quelle
attiuitd caratterizzate dalla deli
berata uolontd di non rispettare
le norme di legge (non penale) al
fine di ridurre i costi di produ
zione, oppure del "sommerso
statistico ", cioe delle attiuitd non
rileuate a causa della mancanza
di sensibilita statistica di coloro
ai quali e ricbiesta la cornpila
zione dei questionari statistici 0

delle inefficienze del sistema sta
tistico,
Per definire if settore inforrnale,
I'SNAfa riferimento a unita istitu
zionali produttiue caratteriz.zate
da.
- basso livello di organixzazio-

LA SITUAZIONE DEL PAESE

I nuovi concetti per la misurazione dell'economia sommersa
Sulla base delle definizioni del- autortzzazione. La produzione - euasione fiscale (delle tasse sul

le nuove uersioni del SNA e del illegale e percio classificata reddito, sul valore aggiunto 0

SEC, i conti nazionali forniscono dall'SNA in due categoric. di altre tasse),
una misura esaustiua della produ- - la produzione di beni e seruizi - euasione di contributi sociali;
zione quando coprono la produ- la cui uendita, distribuxione 0 - non osservanza di regole detta-
zione, if reddito primario e la spe- possesso sono proibiti dalla te dalla legge relatiuamente a
sa che sono direttamente e non legge, salario minimo, numero di ore di
direttamente osseruati attraverso - le attioita produttiue legali che lauoro, sicurezza sul lavoro
le indagini statisticbe e gli arcbiui diuentano illegali in quanta rea- eccetera,
arnministratiui (uedi la Decisione lizzate da persone non auto- _ mancato rispetto di norme ammi-
della Cornmissione europea n. rizzate. nistratiue, come nel caso della
94/168/EC, Euratom del 22 feb- Entrambi i tipi di produzione mancata cornpilazione dei que-
braio 1994, articolo 2, Definizio- sono inclusi all'interno della stionari statistici 0 di altri rnodu-
ne dei termini). froruiera di produzione del siste- li amministratioi.

Secondo le definizioni stabili- ma a patio di essere veri e pro-
te dalle agenzie iruernazionaii pri processi produttiui che dan-
I'reconomia non (direttarnente) no origine a beni e seruizi per i
osservata" (da qui in poi ENG), quali esiste un'effettiua domanda
per la quale esistono i maggiori sul mercato.
problemi di misurazione statisti- Nel raccomandare l'inclusio-
ca, include le seguenti principali ne delle attiuitd illegali all'iruer-
aree. illegale, sommerso, infor- no della frontiera di produ.zione,
male. I'SNA fa una distinaione cbiara

Nell'SNA93 trouiarno le defi- tra le transazioni per le quali
nizioni dell'economia illegale e esiste mutuo consenso tra if
sommersa (SNA93: 6,30-6,36), compratore e if uenditore (ad
e la descrizione di alcuni stru- esempio, la uendita di droghe e
menti con cui possiamo identifi- la prostituzione), che sono inclu-
care if settore inforrnale. In par- se, e le altre attiuitd dove tale
ticolare: accordo manca (ad esempio,
- le attunta illegali sono quelle l'estorsione e if furto), che sono

proibite per legge, 0 che posso- escluse.
no essere legali considerate in - l'economia sommersa e costitui-
Sf? e per se, ma non quando ta dalla produzione legale di cui
sono condotte da qualcuno non la pubblica amministrazione non
autorizzato, ad esernpio la pra- ha conoscenza per diverse
tica di una professione senza ragioni:

plessiva perdita occupazionale che il settore ha
registrato nel periodo in esame; una diminuzione
meno intensa, rna comunque significativa, della
quota di lavoratori irregolari si ha nell' industria in
senso stretto, mentre nei settori del commercio,
alberghi e pubblici esercizi e delle costruzioni si
rileva una sostanziale stabilita di tale quota.

L'andamento nel tempo delle Ula regolari e irrego
lari presenta dinamiche differenziate anche per il
complesso dell'economia: nel 1993, caratterizzato da
una profonda recessione, fa riscontro a un calo del
3,5%dei regolari una sostanziale stabiliradegli irregola-
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ri, mentre dal 1994 al1997 all'andamento negativo del
le Ula regolari si contrappone un andamento sempre
positivo per quelle irregolari. Con riferimento ai soli
lavoratori dipendenti, tali tendenze emergono con
maggiore evidenza. Si conferma la peculiarita del set
tore degli "Altri servizi", che presenta variazioni an
nuali positive della componente irregolare in tutto il
periodo e soltanto a partire dal 1995 , per la compo
nente regolare.

La distinzione tra sommerso statistico e sorn
merso economico fornisce ulteriori indicazioni
per l'analisi dell'evoluzione del mercato del la-
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- poca 0 nessuna diuisione tra
lavoro e capitate,

- relazioni di lavoro basate per
10 piil sull'occupazione occa
sionale, parentela 0 relazioni
personali e sociali, in contrap
posizione ai contratti formali.

Queste unitd appartengono al
settore famiglie e non possono
essere associate ad altre unitd
produttive. In esse, il proprieta
rio e totalmente responsabile per
tutti gli obblighi finanziari e non
finanziari contratti per l'attiuitd
produttiva in questione. Sulla
base delle leggi in vigore in cia
scuno stato, si PUG ad esempio
identificare questo settore rifa
cendosi alia "dimensione" e/o
aile caratteristiche della legisla
zione (tali da non richiedere
alcun obbligo di registrazione
presso le autoritd pubblicbe).

Con riferimento al caso italia
no, si osserva che il settore infor
male, caratteristico delle econo
mie dei paesi in via di suiluppo 0 in
transizione, appare di importanza
molto limitata e comunque risulta
addensato nelle branche dell'agri
coltura e delle costruzioni, unici
settori dove ilfenomeno ha ancora
qualche rilevanza.

II sommerso statistico e
ricondicibile soprattutto a due
cause:

- la struttura del sistema produt
tiuo, caratterizzato dalla pre
senza di un numero eleuatissi
mo di piccolissime imprese, che
determina difficoltd a disporre
di un registro "esaustiuo " delle
attiuita produttiue del Paese;

- il problema di individuazione e
reperibilitd di unitd istituzionali
che non mostrano alcun segnale
identificatiuo tipico della presen
za di unitd produttive. La non
ostensibilitd di unitd istituzionali,
quali liberi professionisti, colla
boratori, consulenti, alcune for
me di commercio (ambulantato),
eccetera, e evidentemente una
fonte di caduta di esaustiuita dei
registri e, quindi, delle liste su cui
sono effettuate le indagini e/o le
elaborazioni statistiche.
Il sommerso statistico ecolto

grazie all'integrazione delle
principali fonti amministrative
che forniscono informa.zioni
sull'occupazione (registri delle
camere di commercio, dati fisca
li, dati di sicurezza sociale ecce
tera) con quelle statistiche e,
quindi, grazie alia costru.zione di
registri statistici, quali l'arcbiuio
Asia. Questo garantisce che
anche le unita produttive non
reperibili con uno strumento
prettamente statistico siano
incluse nelle stime, garantendo

una migliore copertura delle
posizioni lavorative regolari.

Il sommerso economico e
caratterizzato nella reaIta italiana
dall 'utilizzazione di lavoro non
regolare presente nel processo
produttivo e dalla sottodicbiara
zione della prodtczione. II sommer
so economico e colto in phi. modi
all'interno della contabilita nazio
nale, in primo luogo attraverso
l'esaustiuitd della fonte dal lato
dellefamiglie cbe, concettualmente,
determina la inclusione nelle stime
di tutte le persone occupate, siano
esse regolari oppure irregolari.
Che questa fonte abbia tale capa
citd informatiua e confermato da
tre aspetti. l'evidenza empirica
che mostra una occupazione piu
alta se misurata tramite l'unitd di
rileuazione famiglia, la constata
zione cbe, nel contesto italiano, le
rnotiuazioni del singolo lavoratore
di nascondere la posizione lauo
rativa irregolare sono poco rile
vanti data la sostanziale assenza
di sussidi di disoccupazione; la
metodologia di integrazione tra
piil fonti, che consente di indiui
duare una ulteriore quota di occu
pati irregolari. Le altre componen
ti irregolari, ad esempio stranieri e
posizioni lavorative plurime, sono
infine stimate attraverso specifi
che metodologie.

voro. Infatti, essendo il sommerso statistico dei
lavoratori indipendenti determinato da Iavora
tori autonomi individuati essenzialmente trarni
te le partite IVA e i contratti di collaborazione
e/o consulenza, questa parte di occupazione
puo essere anche interpretata come un indica
tore di una particolare forma di "flessibilita" del
mercato del lavoro. Nel periodo preso in consi
derazione 0992-1997), questa forma di "flessibi
lita" ha incrementato di circa 3 punti percentua
li il suo peso sul totale dei lavoratori indipen
denti
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Convergenza e coesione neUe regioni europee

Nell'Europa della moneta unica, le disparita
regionali non rappresentano soltanto un rischio per
la stabilita dello sviluppo e degli equilibri macroeco
nomici, rna anche il principale ostacolo al consegui
mento dell'obiettivo della "coesione economica e
sociale", introdotto nei Trattati con la revisione del
1987 (Atto unico europeo) e rafforzato nelle succes
sive revisioni (Maastricht 1991 e Amsterdam 1997).
All'analisi della situazione economica e sociale e dei
divari di sviluppo delle regioni, la Commissione
europea ha recentemente dedicato la sua Sesta rela
zione periodica, che aggiorna e amplia le informa
zioni contenute nel Primo rapporto sulla coesione
economica e sociale pubblicato nel 1997.

Le disparita di reddito

Il periodo pili recente ha fatto registrare sintomi
inequivocabili di convergenza reale degli stati mem
bri e delle regioni in ritardo di sviluppo. Con riferi
mento al Pil pro capite, misurato in parita di potere
d'acquisto, i quattro paesi che beneficiano del "Fon
do di coesione" introdotto dal Trattato di Maastricht
(Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda) hanno recu
perato oltre 10 punti percentuali del divario che li
separava dalla media dell'Unione (l'indice - fatta 100
la media dei Quindici - e passato da 65,2 nel 1986 a
76,2 nel 1996). Anche su scala regionale (il riferi
mento e allivello 2 della nomenclatura NUTS, corri
spondente per l'Italia alle regioni), i divari di reddito
si sono ridotti: l'indice riferito alle dieci regioni pili
povere e passato da 41 a 50, mentre quello ascritto
alle ultime 25 regioni ecresciuto da 52 a 59. Allo stes
so tempo, si e pero accresciuto il differenziale delle
regioni pili ricche (l'indice delle prime 25 e passato
da 138 a 143 e quello delle prime dieci da 153 a 158).

Nonostante i progressi registrati, la geografia
delle disparita regionali e rimasta sostanzialmente
immutata: nel 1996, considerando le 25 regioni pili
ricche e le 25 pili povere, compaiono nella gradua
toria alcune regioni italiane: in particolare, la Cala
bria si colloca al quindicesimo posto tra le povere
(era al ventiquattresimo dieci anni prima), mentre
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Emilia-Romagna (all a tredicesima posizione), Lom
bardia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia e Veneto (ventunesirna) fanno par
te del gruppo delle pili ricche. Nel complesso, il
confronto tra la graduatoria del 1986 e quella del
1996 mostra una grande stabilita (il coefficiente di
correlazione di rango di Spearman e pari a 0,91).

Come si e gia osservato nel Rapporto annuale
dello scorso anno, 10 scarto quadratico medio
dell'indice del Pil pro capite regionale, ponderato
per la popolazione, si e mantenuto sostanzialmen
te stabile per tutto il decennio, per effetto di una
riduzione del divario delle regioni povere e un con
temporaneo aumento di quello delle regioni rieehe.
I dati pili recenti fanno tuttavia registrare un'accele
razione del processo di convergenza.

Il fenomeno pili importante sotto il profilo
economico resta quello dell'aumento delle dispa
rita regionali interne ai singoli paesi (a eccezione
del Portogallo e del Regno Unito), ascrivibile per i
paesi in ritardo alle dinamiche dello sviluppo (le
regioni pili dotate decollano per prime, e soltanto
in un secondo tempo 10 sviluppo si estende alle
altre) e per i paesi di pili antica industrializzazione
agli effetti dei processi di ristrutturazione.

Secondo l'analisi della Cornrnissione, la diffe
rente performance economica delle diverse
regioni puo essere ricondotta essenzialmente a
due fattori: il carattere prevalentemente rurale 0

urbano del territorio (definito in base alla densita
di popolazione) e la composizione settoriale delle
attivita produttive.

In media, Ie regioni urbane avevano un Pil pro
capite in parita di potere d'acquisto di 22 punti
percentuali superiore alla media dell'Unione
(996) e un tasso di disoccupazione dell'8% infe
riore (997). Il differenziale sale al 16% per la
disoccupazione giovanile e al 17% per quella fem
minile. Al contrario, le regioni spopolate avevano
nei medesimi anni di riferimento un Pil pro capi
te di 21 punti inferiore alla media e un tasso di
disoccupazione del 27% superiore (anche qui il
differenziale sale al 35% per Ie donne e al 34% per
i giovani),
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Come si e gia osservato, c'e una chiara correla
zione tra carattere urbano delle regioni e creazio
ne di ricchezza, che si esprime geograficamente
nella fascia che da Londra, attraverso il Belgio, i
Paesi Bassi e la Germania occidentale, raggiunge la
pianura padana. Altre aree urbane importanti
sono relativamente prossime alla fascia centrale (il
Nord-est dell'lnghilterra, Copenaghen, Parigi,
Roma e Napoli), mentre nelle regioni piu periferi
che le aree urbane sono piu piccole e sparse in un
contesto tuttora largamente rurale. Tra le tipologie
urbane che si possono osservare - insieme al
modello tradizionale in cui una grande citta relati
vamente isolata funge da fulcro per un insieme di
attivita soprattutto di servizio - assume rilievo un
modello di "rete urbana", in cui nessun centro ha
un ruolo predominante e la specializzazione pro
duttiva vede una forte presenza manifatturiera
coesistere con le attivita di servizio: ne sono un
esempio, oltre alle citta italiane del Nord-est, del
Centro e della fascia adriatica, anche le conurba
zioni tedesche lungo il Reno, il Randstad olandese
e le Midlands inglesi.

Sotto il profilo della specializzazione settoriale,
la relazione della Commissione individua, per cia
scuno dei grandi settori di attivita economica
dell'agricoltura, dell' industria e dei servizi, le venti
cinque regioni con la piu elevata quota settoriale di
occupazione nel 1997 (calcolata in base alle rileva
zioni sulle forze di lavoro).

Tra Ie venticinque regioni maggiormente spe
cializzate nella produzione di servizi, soltanto due
sono italiane (Lazio e Liguria, rispettivamente al
sedicesimo e al ventiduesimo posto in graduate
ria). Si tratta, come e ovvio attendersi, di regioni
che in media presentano un'ottima performance
economica, un Pil pro capite in parita di potere
d'acquisto di 27 punti percentuali superiore alla
media dell'Unione e un tasso di disoccupazione
dell'll% inferiore.

Le attivita manifatturiere sono piu diffuse e
interessano piuttosto le regioni a densita interme
dia e le reti urbane. Anche se ogni citta e in larga
misura un centro di servizi, l'economia delle
regioni individuate dalla Commissione come
quelle a maggiore presenza manifatturiera e tipi
camente caratterizzata dalla presenza di un cen
tro urbano di dimensioni medie 0 medio-grandi e
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da una specifica vocazione settoriale. Tra le venti
cinque regioni europee maggiormente specializ
zate in attivita di trasformazione industriale, ben
quattro sono italiane: Veneto (al quarto posto),
Lombardia (al quinto), Piemonte (all'undicesimo)
e Marche (al quindicesimo). Le regioni manifattu
riere risultano essere relativamente forti econo
micamente, con un Pil pro capite medio di 8
punti percentuali superiore alla media dell'Unio
ne e un tasso di disoccupazione del 16% inferiore.
Tuttavia, la graduatoria presentata dalla Commis
sione tende a sottovalutare le difficolta connesse
ai processi di ristrutturazione industriale in corso,
perche per definizione le regioni individuate
sono quelle di maggiore successo.

Le venticinque regioni a maggiore specializza
zione agricola coincidono in gran parte con le
regioni in maggiore ritardo strutturale. Tutte (tran
ne l'arcipelago finlandese delle Aland) presentano
un Pil pro capite in parita di potere d'acquisto di
molto inferiore alla media comunitaria (media
mente di ben 35 punti percentuali). Prevalgono in
assoluto le regioni degli stati membri beneficiari
del Fondo di coesione (undici regioni greche,
quattro portoghesi e tre spagnole), l'Italia e tutta
via rappresentata anch'essa da ben quattro regioni
(Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna).

In conclusione, la Commissione rileva che 
benche il tasso di convergenza sperimentato nel
periodo piu recente sia eccezionalmente rapido
se esaminato in termini storici - il conseguimento
della coesione economica e sociale resta un obiet
tivo di lungo periodo, soprattutto in presenza di
disparita significative: un cittadino dell'Unione su
cinque e residente in regioni in cui il Pil per abi
tante e inferiore a quello medio comunitario del
25% 0 piu, Come termine di confronto, si consi
deri che negli Stati Uniti soltanto il 2% della popo
lazione e in una situazione analoga e le disparita
medie tra stati sono meno della meta di quelle esi
stenti tra paesi dell'Unione.

La disoccupazione

La gravita e la persistenza del problema della
disoccupazione nell'Unione europea hanno, tra
l'altro, risvolti importanti in ambito regionale. I
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caratteri salienti dell'evoluzione del mercato del
lavoro in Europa possono essere riassunti nei ter
mini seguenti:
- la disoccupazione e cresciuta rapidamente

durante i periodi di recessione, rna - a differen
za di quanto e accaduto negli Stati Uniti - non e
diminuita con analoga intensita nelle fasi di
ripresa;

-l'aumento della disoccupazione e avvenuto nel
contesto di una crescita dell'occupazione (tra il
1987 e il 1997 l'occupazione nell'Unione e cre
sciuta di cinque milioni di unita, rna nel frattem
po 7,5 milioni di nuovi soggetti si sono affacciati
sul mercato del lavoro);

-l'aumento della disoccupazione si e accompa
gnato con un fortissimo allargamento dei divari
regionali: il tasso di disoccupazione nelle 25
regioni europee meno colpite dal fenomeno era
nel 1997 del 4,2%, un punto percentuale pili ele
vato di dieci anni prima, rna nelle 25 regioni pili
colpite e del 23,70/0, 3,6 punti in pili che nel 1987;
a differenza di quanto visto per la graduatoria
costruita sul reddito pro capite, il confronto tra
la graduatoria del 1987 e quella del 1997 mette
inoltre in luce modificazioni sostanziali;

- gli alti tassi di disoccupazione si accompagnano 
sia nel tempo, sia tra regioni - con elevati livelli di
disoccupazione di lungo periodo e con l'esclu
sione sociale delle persone e delle famiglie colpi
te: nel 1997, era senza lavoro da un anna 0 pili
quasi la meta dei disoccupati europei, pari al 5,2%
delle forze di lavoro (negli Stati Uniti il fenome
no interessa meno dell'1%);

- le differenze interregionali nelle opportunita
regionali si concentrano particolarmente nei
segmenti femminile e giovanile; nelle 25 regioni
europee meno colpite dalla disoccupazione, il
tasso di occupazione era nel 1997 superiore al
60%, oltre il doppio di quello registrato 25 regio
ni pili colpite; in queste ultime regioni, il tasso di
disoccupazione giovanile e del 47%, pili di due
volte quello degli adulti.

La distribuzione geografica della disoccupa
zione pone in assoluta evidenza una fascia, che
si estende dalla Spagna alle coste mediterranee
della Francia e al Mezzogiorno d'Italia, in cui
prevalgono tassi di disoccupazione compresi
tra il 20 e il 30%. La corrispondenza con la
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distribuzione dei livelli di reddito pro capite e
soltanto parziale: infatti, gli stati membri in cui
questo e pili basso - Grecia e Portogallo - pre
sentano tassi di disoccupazione relativamente
contenuti. Inoltre, emergono alcune regioni ad
alta disoccupazione anche nel Nord del conti
nente, in particolare in Finlandia, nella Germa
nia dell'Est e nel Nord-est della Francia, dove i
processi di ristrutturazione produttiva genera
no tassi di disoccupazione compresi tra il 15%
e il 20%.

Nella media, il tasso di disoccupazione regi
strato nel 1997 e soltanto di tre decimi di punto
percentuale superiore a quello stimato dalla
Commissione per il 1987, rna gli andamenti spe
rimentati dalle diversi regioni sono assai diffe
renziati: in Svezia, Finlandia e in Italia meridiona
le i tassi di disoccupazione sono cresciuti in
misura assai consistente, mentre in Irlanda e nei
Paesi Bassi sono diminuiti di 4-5 punti percen
tuali. La disoccupazione e diminuita anche in
alcune regioni belghe e spagnole, rna al prezzo
di un aumento in altre regioni dei due paesi. Il
tasso di disoccupazione risulta essere cresciuto
anche nelle regioni centrali e settentrionali della
Spagna, che presentavano gia dieci anni prima
tassi particolarmente elevati, e in Grecia, per
effetto dell'avvio di processi di ristrutturazione
produttiva.

L'incidenza della disoccupazione di lunga dura
ta offre una misura approssimativa della dimensio
ne della disoccupazione strutturale: Ie cifre pili
preoccupanti si riscontrano nel Mezzogiorno
d'Italia, dove almena due disoccupati su tre sono
alla ricerca di un lavoro da almena un anna (in
Campania si tocca 1'80%), a fronte di una media
europea del 50%. SuI versante opposto, la quota
risulta compresa tra il tra il 20% e il 30% in Dani
marca, Finlandia e Austria.

Il tasso di disoccupazione giovanile e significati
vamente pili elevato di quello medio in tutta Euro
pa (20,9% rispetto al 10,7%), con la sola eccezio
ne della Germania (dove gioca un ruolo impor
tante il sistema nazionale dell'apprendistato). Il
problema e particolarmente grave in regioni in
cui anche il tasso complessivo di disoccupazio
ne e elevato. Tuttavia, situazioni altrettanto
preoccupanti si registrano in aree relativamente
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meno colpite dalla disoccupazione: nel Mezzo
giorno d'Italia i tassi di disoccupazione giovanile
sana altrettanto elevati che in Spagna, rna sana
fino a quattro volte superiori al tasso generico, a
testimonianza di una particolare difficolta dei
giovani a trovare una prima occupazione.

Nelle dieci regioni pili colpite dalla disoccu
pazione, i problemi di carattere strutturale
sana particolarmente evidenti: la quota dei
disoccupati di lunga durata e pari al 56% (e del
49% nella media dell'Unione e del 34% nelle die
ci regioni meno colpite). Si tratta del 16% delle
forze di lavoro, un tasso significativamente pili
elevato del tasso generico di disoccupazione
nella maggior parte delle altre regioni europee.
,)isparita analoghe si riscontrano can riferimen
to aila disoccupazione femminile e a quella gio
vaniie.

Le disparita tra regioni in termini di disoccu
pazione si sana ampliate soltanto leggermente
durante il periodo d'osservazione: 10 scarto
quadratica media del tasso di disoccupazione
regionale, che nel 1987 era del 5,6%, ha rag
giunto il 6,0% nel 1997, dopa essere sceso a un
valore del 4,8% durante la lunga ripresa econo
mica perdurata fino al 1992.

Alle disparita dei tassi di disoccupazione tra
regioni dell'Unione corrispondono sensibili
disparita regionali all'interno degli stati mem
brio In Francia si riscontrano le differenze pili
sensibili; in Italia, i punti di differenza tra la
Campania nel Sud (26%) e il Trentino-Alto Adi
ge nel Nord (4%) sana 22. In Spagna, il divario e
anch'esso di 22 punti. SuI versante opposto, in
sei dei 15 paesi dell'Unione (Danimarca. Irlanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Portogallo)
nessuna regione presenta un tasso di disoccupa
zione superiore alla media. Nel Regno Unito 
che per questa aspetta e speculare alla Spagna 
in una sola regione, il Merseyside, la situazione
occupazionale e pili grave che nella media euro
pea.

Se si applica anche ai dati sull'incidenza della
disoccupazione l'analisi gia seguita can riferimen
to ai dati sul Pil e relativa al carattere prevalente
mente rurale a urbano del territorio e alla compo
sizione settoriale delle attivita produttive, emer
gono alcune caratteristiche interessanti.
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Nonostante un Pil pro capite in parita di
potere d'acquisto relativamente pili elevato della
media dell'Unione, le regioni a elevata densita di
popolazione presentavano nel 1997 - come si e
vista - un tasso di disoccupazione soltanto di
poco inferiore a quello media (9,8% contro
10,7%); caratteristiche analoghe si riscontrano,
can lievi differenze, per le componenti femmi
nile, giovanile e di lungo periodo della disoccu
pazione. Nelle regioni meno popolate, per con
tro, a un Pil pro capite relativamente pili basso
della media dell'Unione corrisponde un diffe
renziale nei tassi di disoccupazione (generico,
femminile e giovanile) ancora pili sensibile. Fan
no eccezione i problemi legati alla disoccupa
zione di lunga durata, che sana pili gravi nelle
aree urbane.

L 'occupazione

Satta il profilo della specializzazione settoriale,
secondo Ie stime dei conti economici nazionali,
tra il 1986 e il 1996 l'occupazione nell'area Ue e
diminuita nei comparti agricoli e industriali
(rispettivamente di 3,3 e di 3,9 rnilioni di unita) e
cresciuta nei servizi (rispettivamente di 11,4 milio
ni nei servizi destinabili alla vendita e di 1,3 rnilio
ni in quelli non vendibili), can una saldo netto
positivo di 5,5 milioni di unita.

Nonostante la vivacit a dell'espansione occu
pazionale nel settore dei servizi, nelle venticin
que regioni maggiormente specializzate nella
produzione di servizi nel 1997 (dati sulle forze di
lavoro), il tasso di disoccupazione e soltanto di
poco inferiore alla media comunitaria (9,5% con
tro 10,7%). La spiegazione sembra risiedere nel
fatto che - a differenza delle attivita manifatturie
re, che tendono a espandersi maggiormente nel
le regioni in cui sana gia meglio rappresentate 
i pili elevati tassi di crescita nell'occupazione ter
ziaria si sana registrati al di fuori delle aree in cui
la quota di posizioni di lavoro nei servizi era gia
elevata.

Le attivita manifatturiere non soltanto hanna
sperimentato la perdita di quasi quattro milioni di
occupati nel decennia, concentrati soprattutto
nei settori in dedino, rna si sana altresi dimo-
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strate incapaci di creare occupazione anche nei
settori pili avanzati e dinamici, che sono cresciu
ti soltanto in termini di output e di produttivita.
Malgrado cia, il tasso di disoccupazione delle
venticinque regioni europee maggiormente spe
cializzate nelle attivita di trasformazione indu
striale e sensibilmente inferiore a quello medio
dell'Unione (9% contro 10,7%). Una spiegazione
parziale, cui si e gia fatto cenno, rimanda al fatto
che la graduatoria elaborata dalla Commissione
individua "per costruzione" le regioni manifattu
riere di successo. Un'ulteriore spiegazione e
legata al ruolo che una forte attivita manifatturiera
riveste nel promuovere la creazione e la crescita
di attivita imprenditoriali e di occasioni di lavoro
in altri settori, e particolarmente in quelli dei ser
vizi alla produzione.

Le attivita agricole hanno sperimentato il pili
forte declino occupazionale in termini relativi:
rispetto alle posizioni lavorative esistenti nel 1987,
una su tre era venuta meno nell997. Non e dunque
sorprendente che Ie venticinque regioni a maggio
re specializzazione agricola presentino in
quest'ultimo anna un tasso di disoccupazione del
37% superiore alla media dell'Unione 04,7% con
tro 10,7%). Inoltre, e forte il rischio di un deterio
ramento ulteriore della situazione nel futuro, lad
dove la dipendenza dal settore agricolo e molto
elevata (come ad esempio in Grecia).

Infine, la Sesta relazione periodica della Com
missione si sofferma ad analizzare la performance
occupazionale del Mezzogiorno d'Italia. La cresci
ta dei tassi di disoccupazione (cresciuti in media,
tra il 1987 e il 1997, di 4-5 punti percentuali) viene
attribuita sia ai processi di ristrutturazione che
investono le grandi imprese e il settore pubblico,
sia ai problemi strutturali del mercato del lavoro.
SuI primo versante, l'analisi della Commissione
mette in luce come soltanto le piccole imprese
abbiano rappresentato, nello scorso decennio,
una Fonte di creazione di posti di lavoro. SuI
secondo, si sottolinea come gli indicatori di disoc
cupazione strutturale siano nel Mezzogiorno i pili
preoccupanti dell'Unione: in molte regioni il tasso
di disoccupazione femminile e pili che doppio di
quello maschile e i tassi di partecipazione fernmi
nile sono i pili bassi d'Europa, il tasso di disoccu
pazione giovanile e quattro volte superiore a quel-
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10 degli adulti; la disoccupazione di lunga durata
investe i due terzi dei disoccupati, con un'inciden
za che non ha termini di paragone nelle altre
regioni europee.

La competitiuitd delle regioni europee

Attenendosi alla definizione dell'OCSE
secondo la quale la cornpetitivita di un'economia e
la sua "capacita di produrre beni e servizi che
superano la prova dei mercati internazionali, man
tenendo al contempo livelli elevati e sostenibili di
reddito" - la Commissione europea presenta per
la prima volta un'analisi della cornpetitivita delle
regioni. A questo scopo, il Pil pro capite e assunto
a misura della competitivita e scomposto, a fini
analitici, in tre componenti:

Poiche l'ultimo elemento (l'incidenza della
popolazione in eta lavorativa sulla popolazione
totale) contribuisce relativamente poco alla varia
zione del Pil pro capite ed e una variabile relativa
mente refrattaria alle politiche, esso e escluso
dall'analisi. Di conseguenza, la competitivita di una
regione e il risultato sia di un livello di produttivita
relativamente alto, sia di una quota elevata di popo
lazione occupata; in altre parole, di una buona qua
lita e di una soddisfacente quantita di lavoro.

La crescita media annua del Pil sperimentata
dall'Unione europea tra il 1986 e il 1996 (2,20/0) e
certamente da attribuirsi pili all' incremento del
prodotto per occupato (+ 1,8%) che all'aumento
del numero degli occupati (+ 0,4%). Nel medesi
mo arco di tempo, negli Stati Uniti il Pil e cresciu
to in media del 2,5% all'anno, la produttivita del
lavoro dell'I% e il numero di occupati dell'I,5%.

Condotta a livello regionale, l'analisi della com
petitivita consente di analizzare un'ulteriore
dimensione delle disparita, anche tra regioni con
livelli simili del Pil pro capite. Ad esempio, un
confronto tra regioni spagnole e regioni porto
ghesi con 10 stesso livello del Pil pro capite
mostra che nelle prime cia e l'effetto di una pro
duttivita ormai vicina a quella media europea e di
tassi di partecipazione tra i pili bassi dell'Unione,
mentre nelle seconde il tasso di partecipazione e
superiore alla media europea, rna la produttivita e
pari a circa il 60% della media.
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Con riferimento al Mezzogiorno d'Italia,
l'analisi mette in luce una situazione simile a
quella analizzata per la Spagna: il Pil per occupa
to e tipicamente intorno al 90% della media
europea (soltanto in Calabria e particolarmente
basso, appena superiore all'80%), mentre gli
occupati sono circa il 40% della popolazione in
eta lavorativa, il livello pili basso riscontrato
nell'Unione. Tuttavia, a differenza di quanto e
accaduto in Spagna, l'evoluzione del decennio
1986-1996 non fa emergere un miglioramento
della situazione: mentre la crescita della produt
tivita e stata relativamente sostenuta (compresa
tra poco meno del 2% all'anno in Sicilia a pili del
3% in Basilicata), l'occupazione e declinata in
tutte le regioni del Mezzogiorno, con tassi
dell'ordine dell'l% all'anno. Del resto, anche
l'Italia nel complesso ha fatto registrare una ere
scita della produttivita di poco superiore alla
media europea e un declino dell'occupazione.
Di conseguenza - anche se produttivita e occu
pazione sono nel Mezzogiorno a livelli sensibil
mente inferiori a quelli del Centro-nord - l'evo
luzione sperimentata nel corso del decennio e
stata sostanzialmente simile.

Un modello elaborato dalla Commissione ha
tentato di "spiegare" le differenze di Pil pro capi
tetra regioni sulla base di quattro fattori:
- la struttura delle attivita economiche (conside

rando i cinque grandi settori dell'agricoltura,
dell' industria in senso stretto, delle costruzioni e
dei servizi vendibili e non vendibili);

- la presenza di attivita innovative (misurata dal
numero di brevetti),

-Taccessibilita regionale (misurata con un indice
di perifericita),

- illivello di qualificazione della forza lavoro (misu
rata dal livello d'istruzione delle persone d'eta
compresa tra i 25 e i 59 anni),

Questi quattro fattori spiegano in effetti (sulla
base di un semplice modello di regressione
lineare) circa i due terzi della variabilita com
plessiva del Pilpro capitetra le regioni europee.
Nella valutazione dei risultati sono tuttavia neces
sarie alcune cautele. In primo luogo, gli indicato
ri adottati sono volutamente semplici. Come tali,
possono nascondere differenze residue anche
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notevoli tra le regioni (ad esempio, nel mix set
toriale delle attivita produttive) oppure non rap
presentare adeguatamente il fattore da conside
rare (ad esempio, il numero di brevetti non e un
indicatore soddisfacente dell'innovazione tec
nologica e il grado di istruzione conseguito non
rappresenta adeguatamente le capacita profes
sionali). In secondo luogo, l'esercizio lascia irri
solta la questione della direzione dei nessi causa
li: ad esempio, potrebbe essere la crescita del
Pil pro capite a determinare modificazioni della
composizione settoriale del sistema economico
o a stimolare una maggiore scolarizzazione. In
terzo luogo, benche i fattori in se non siano
interrelati, essi potrebbero non sortire effetti
significativi se considerati isolatamente. Infine, i
fattori considerati sono quelli che pili facilmente
si prestano a essere misurati; non si puo esclu
dere che ve ne siano altri, che il modello non
prende in considerazione perche difficili da
quantificare, che rivestono un ruolo anche mag
giore nello spiegare i differenziali di competiti
vita, come i fattori istituzionali e normativi, l'effi
cienza delle pubbliche amministrazioni regiona
li e locali, l'efficienza dei servizi esistenti, le
infrastrutture sociali.

Malgrado questi limiti, il modello della Com
missione consente di simulare ipotesi sulla dire
zione e l'entita dei cambiamenti che si realizze
rebbero nella cornpetitivita delle diverse regioni
al variare dei quattro fattori considerati e, di con
seguenza, di esplorare le conseguenze di diverse
scelte nelle politiche territoriali.

I cambiamenti nella composizione della strut
tura produttiva sono il fattore maggiormente
associato alle differenze del Pil pro capite tra
regioni, in ragione degli effetti sulla produttivita
e sulla creazione d'impiego del concentrarsi
dell'occupazione nei settori ad alto valore
aggiunto: ad esempio, i servizi vendibili presen
tano in media un valore aggiunto per occupato
doppio rispetto a quello dell'agricoltura e sono
in crescita occupazionale; il comparto della tra
sformazione industriale, invece, e caratterizzato
da produttivita elevata e crescente, rna da decli
no occupazionale. A livello regionale, gli effetti
principali dello scenario in cui le disparita terri-
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toriali nella composizione settoriale sono fatte
convergere alIa media dell'Unione risultano
essere i seguenti:
- Ie disparita regionali di reddito si ridurrebbero

in misura significativa e il numero di persone che
risiedono in regioni con Pil pro capite al di sotto
del 75% della media europea scenderebbe sotto
il 10%, piu che dimezzandosi rispetto al livello
attuale; secondo la stima econometrica della
Commissione, il ru pro capite di una generica
regione crescerebbe di poco meno dell' 1% per
ogni spostamento di un punto percentuale
dall'agricoltura all'industria e di piu dell'1% per
ogni spostamento di un punto percentuale
dall'agricoltura ai servizi. Per quanto riguarda i
singoli gruppi di regioni in ritardo di sviluppo,
gli effetti piu consistenti si realizzerebbero nei
Lander orientali con un incremento del Pil pro
capite dell'ordine del 20-25% e il dimezzamento
dei divari attuali; in Grecia gli effetti sarebbero
altrettanto elevati che nei Landerorientali, con la
sola eccezione dell'Attica; anche in Portogallo,
Spagna e Italia meridionale - in cui l'incidenza del
settore agricolo e tuttora elevata e quello dei ser
vizi vendibili contenuta - i divari di reddito si
ridurrebbero (farebbero eccezione soltanto Ie
regioni delle capitali e alcune regioni turistica
mente sviluppate), in Irlanda gli effetti sarebbe
ro piu contenuti, perche gli sforzi di moderniz
zazione degli ultimi anni hanno in parte gia avvi
cinato la composizione settoriale dell'occupa
zione alIa media europea;

- anche in Svezia ci si dovrebbe attendere un
incremento del Pil pro capite, dal momento che
la maggior parte delle sue regioni vede un'ecce
zionale incidenza dell'occupazione nei servizi
non vendibili e una incidenza di quelli di mercato
ben al di sotto della media europea;

- infine, un avvicinamento al Pil pro capite medio
dell'Unione si realizzerebbe anche in quelle regio
ni che fanno attualmente registrare livelli relativa
mente piu alti, in ragione di una quota particolar
mente elevata di occupazione nei servizi di mer
cato (regioni meridionali del Regno Unito, Paesi
Bassi e Ile de France) 0 nei settori manifatturieri
(Germania occidentale e Italia settentrionale),

Benche la capacita di innovare sia generalmen
te riconosciuta come un fattore decisivo nel
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miglioramento della cornpetitivita, gli effetti sui
differenziali di Pil pro capite dell'esercizio di
simulazione inteso a "equalizzare" il numero dei
brevetti nelle diverse regioni non appaiono deci
sivi. Si tratta verosimilmente dell'incapacita
dell'indicatore considerato di cogliere i differen
ziali nelle capacita innovative delle regioni (ad
esempio, le regioni meridionali inglesi e quelle
settentrionali italiane presentano un elevato Pil
pro capite, rna valori bassi dell'indicatore di
innovazione considerate) e di tenere conto degli
effetti dei trasferimenti di tecnologia. L'elimina
zione delle differenze nei livelli d'innovazione
avrebbe comunque effetti positivi sulle regioni in
ritardo di sviluppo: il numero di persone che
risiedono in regioni con Pil pro capite al di sotto
del 75% della media europea scenderebbe sotto
il 15%. Gli effetti sarebbero piu sensibili - con
sentendo una crescita del Pil pro capite dell'8-9%
- in Portogallo, Spagna, Grecia e Italia meridiona
le. Gli effetti sarebbero piu contenuti (crescita
del Pil pro capite intorno al 5%) nei Lander
orientali e in Irlanda.

L'eliminazione dei differenziali nell'accessibi
lita aIle diverse regioni mette in luce i seguenti
effetti diretti (esdudendo cioe gli effetti indiretti e
quelli di lungo periodo):
- il numero di residenti in regioni con Pil pro capi

te al di sotto del 75% della media europea si col
locherebbe poco al di sopra del 15%;

- gli effetti positivi piu consistenti si avrebbero suI
Pi! pro capite delle regioni finlandesi e svedesi, a
testimonianza delle difficolta che esse incontra
no per la contenuta dimensione del mercato,

- locale e la lontananza dal nudeo centrale
dell'Unione; di effetti positivi piu contenuti, rna
significativi, goderebbero anche Irlanda e Sco
zia, per contro, Ie regioni in ritardo di sviluppo
della fascia meridionale dell'Europa e i Lander
orientali sperimenterebbero una crescita assai
modesta del Pil pro capite, a riprova del fatto
che per queste aree i principali problemi di svi
luppo regionale sono altri.

Infine, l'eliminazione dei differenziali nei livelli
di istruzione e di qualificazione della popolazione
in eta lavorativa mostra effetti limitati suI Pil pro
capite, in parte per l'inadeguatezza dell'indicatore
a cogliere meccanismi di detenzione e trasmissio-
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ne di abilita e conoscenze informali, in parte per
la sua stretta interdipendenza con la struttura set
toriale dell'occupazione e la capacita innovativa. In
particolare, gli effetti sulle regioni in ritardo di svi
luppo e il contributo alla riduzione del numero di
residenti in regioni con Pil pro capite al di sotto
del 75% della media europea sarebbero presso
che inesistenti.

In conclusione, appare evidente che Ie regioni
europee fronteggiano una duplice sfida.

Da una parte, l'Europa intera fronteggia un pro
blema di competitivita, In media, per entrambe le
componenti in cui la cornpetitivita puo essere
scomposta - produttivita e occupazione - l'Unio
ne europea presenta un divario intorno al 20%
rispetto agli Stati Uniti. Negli ultimi dieci anni, tut
tavia, mentre la crescita del ru dell'Unione e stata
soltanto leggermente pili lenta di quella statuniten
se, la crescita occupazionale e stata molto pili con
tenuta e insufficiente a offrire occasioni di lavoro
ai nuovi ingressi sul mercato dellavoro. A giudizio
della Comrnissione, non e dunque sufficiente
aumentare il tasso di crescita di lungo periodo del
Pil, rna e anche necessario assicurare che la cresci
ta si traduca in pili posti di lavoro, attraverso una
maggiore flessibilita nel mercato del lavoro in
modo da agevolare flussi di occupazione verso i
settori pili dinamici, politiche strutturali volte a
ridurre la disoccupazione di lungo periodo e
misure intese a migliorare le capacita professiona
li delle forze di lavoro.

Dall'altra, sulle regioni colpite da problemi di
sviluppo gravano due compiti impegnativi, quello
di convergere verso la situazione in cui versano le
regioni europee pili sviluppate e quello di prepa
rarsi al meglio alle dinamiche future. Tuttavia,
l'onerosita di tali compiti si presenta con caratte
ristiche particolari per le diverse regioni:
- in Irlanda, nelle regioni in ritardo della Spagna e

nel Mezzogiorno d'Italia, la produttivita e prossi
rna alla media europea (in Irlanda e anzi superio
re). Di conseguenza, il problema principale e
quello di innalzare il livello di occupazione: cio
vale in misura particolare per la Spagna, dove la
disoccupazione e elevata, e per il Mezzogiorno,
in cui l'occupazione nel decennio 1987-1997 e
diminuita;
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- per converso, il Portogallo e la Germania orien
tale presentano livelli di occupazione relativa
mente elevati, rna un sostanziale divario in termi
ni di produttivita rispetto al resto dell'Unione;

- in Grecia la situazione appare pili difficile, dal
momenta che appare altrettante importante
accrescere il numero degli occupati e migliorare
i livelli di produttivita.

La competitivita regionale appare strettamente
correlata ai quattro fattori analizzati dall'esercizio
della Commissione (struttura delle attivita produt
tive, capacita innovative, accessibilita e livelli di
qualificazione della forza lavoro) e indirettamente
collegata a fattori pili difficilmente misurabili,
come l'efficienza delle pubbliche amministrazio
ni e la disponibilita di servizi di supporto all'atti
vita produttiva. Nondimeno, anche un'analisi dei
differenziali esistenti nei quattro fattori isolata
mente presi consente alIa Commissione europea
di delineare una diagnosi e di tracciare alcune linee
di sviluppo. In generale, le regioni in ritardo sof
frono di una composizione squilibrata e sfavore
vole della struttura produttiva e di una scarsa capa
cita di innovare: pertanto, il rafforzamento della
base produttiva va posta al centro di ogni strategia
di sviluppo. L'accessibilita e la qualificazione dei
lavoratori sono importanti, rna manifestano i loro
effetti soprattutto per via indiretta, attraverso i
primi due fattori; solo in alcune regioni - quelle
dell'estremo Nord - la perifericita rappresenta un
problema in se.

D'altro canto, le simulazioni della Commissione
permettono di affermare che anche nel caso del
tutto ipotetico di un intervento simultaneo su tutti
e quattro i fattori, volto ad annullare i differenziali
esistenti, alcuni squilibri permarrebbero e circa il
3% della popolazione dell'Unione continuerebbe
a risiedere in regioni con un Pil pro capite inferio
re al 75% della media comunitaria.
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3. Efficienza e cornpctitivita del sistema produttivo nella
prospettiva europea e della competizione globale

• La redditiuita delle imprese manifatturiere italiane e allineata a quella della Francia,
inferiore rispetto al Regno Unito e migliore rispetto alla Germania. Per quanta riguar
da l'autojinanziamento ed il rapporto di indebitamento, l'Italia, date anche le pecu
liari caratteristiche del sistema creditizio e finanziario, si colloca all 'ultimo posta nel
la graduatoria dei paesi Ue, con risultati ancorpiu negativi per le piccole imprese.

• La valutazione dell'e.f!icienza tecnica media delle imprese dell'industria e dei servizi
evidenzia livelli elevatiper l'industria manifatturiera, e inparticolareper il settore del
cuoio, pelli e calzature, per la lavorazione dei prodotti in metallo e per il tessile. Le
imprese terziarie esibiscono risultati mediamente inferiori a quelle dell'industria.

• Nell'ambito dei fattori esterni che injluenzano l'e.f!icienza delle imprese, un e.f!etto
rilevante dei distretti industriali si riscontra solo in alcune fasce dimensionali delle
imprese nei settori del tessile e del cuoio e calzature, mentre non emerge nel com
parte meccanico e in quello dellegno.

• Per quanta riguarda l'euolu.zione dei rapporti tra imprese (subfornitura e delocaliz
zazione), si segnala, nelle aree maggiormente sviluppate e soprattutto nel Nord-est,
un parziale ritorno all'integrazione su base locale, dopo la forte crescita delle rela
zioni tra imprese a livello nazionale e internazionale nella prima parte degli anni
novanta.

• Nel 1996 la spesa per ricerca e sviluppo e aumentata del 2,1% in termini reali. Le
previsioni mostrano incrementi pari, rispettioamente, al 7,6% nel 1997 ed al 3,6%
nel1998.

• Nel periodo 1994-1996, la meta circa delle imprese industriali italiane ha introdotto
prodotti 0 processi di produzione tecnologicamente nuoui, mentre solamente un ter
zo di esse aveva adottato analoghe innovazioni tecnologiche nelperiodo 1990-1992.

• Il 14,5% delle imprese innovatrici ha introdotto solamente innovazioni di prodotto
e il 23, 7% solamente innovazioni di processo. La maggioranza delle imprese inno
uatrici, il58,5%, ha invece introdotto contemporaneamente innovazioni sia di pro
dotto sia di processo.

• Nel 1997, l'Italia ha registrato quote significative sulle esportazioni dei paesi Ue
all'interno dell 'area comunitaria in particolare per il cuoio, pelli trattate e articoli in
cuoio (44,6%), calzature (37%), mobili e loro parti (28,9%), macchinari e apparec
chiature per la lavorazione dei metalli (19,9%).

• Nel1998, it contributo del Mezzogiorno aile esportazioni nazionali e risultato pari
al 10,2 %, manifestando, analogamente a quanta avvenuto per il1997, una cresci
ta significativamente superiore alla media nazionale. Nel periodo 1990-1998, le
regioni sud-orientali (Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata) hanno conseguito la mag
gior crescita, raggiungendo nel 1998 una quota pari al 4,9% delle esportazioni
nazionali.
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Introduzione

Dalle analisi condotte nel precedente capitola
e emersa una struttura produttiva caratterizzata
dalla prevalenza di piccole e medie imprese
(PMI). Rispetto alla media europea, la specificita
dimensionale della struttura produttiva italiana e
verificata soprattutto per le imprese industriali
e, all'interno di questo segmento, non solo nei
settori "tradizionali" rna anche per gli altri com
parti produttivi.

Tale caratterizzazione esprime una tendenza
di fondo del sistema industriale a ricercare la
competitivita pili in termini di flessibilita e adat
tamento alle condizioni esterne (non solo di ti
po economico) che sulla base di fattori legati
all'efficienza della scala produttiva dell'impresa.
Rimane da verificare se le imprese italiane pos
siedano comunque un'elevata capacita di rag
giungere soddisfacenti livelli di efficienza pur in
presenza di dimensioni aziendali nettamente pili
ridotte rispetto ai principali competitori inter
nazionali.

In questo quadro, date le specificita strutturali
dell'apparato produttivo (specializzazione pro
duttiva, dimensioni aziendali prevalenti, grado di
concentrazione occupazionale nei settori), l'anali
si dei principali indicatori economici (vendite,
profittabilita, produttivita e costo dellavoro) con
sente di cogliere la performance. delle imprese,
tenendo presente il carattere multidimensionale
dei fattori che la influenzano. Uno dei risultati mo
stra come il costa del lavoro per dipendente, a
fronte di una notevole variabilita intersettoriale
della produttivita, manifesti una relativa omoge
neita tra i diversi comparti: la variabilita del primo
indicatore e infatti del 60% inferiore a quella del
secondo, segnalando l'esistenza di elementi di ri
gidita nei meccanismi che dovrebbero correlare
la remunerazione alla produttivita dellavoro.

D'altra parte, l'analisi della performance delle
imprese italiane in termini di redditivita e gestione
finanziaria, completata dal confronto con le altre
imprese europee, mostra alcune significative spe
cificita del nostro paese. Se l'andamento ciclico
della redditivita delle imprese italiane risulta note
volmente allineato a quello dei principali paesi
della Ue, i livelli dei profitti evidenziano invece si
gnificative differenziazioni. La posizione dell'Italia
risulta infatti simile a quella della Francia, inferiore
rispetto al Regno Unito e migliore della Germania.
Per quanto riguarda l'autofinanziamento ed il rap
porto di indebitamento, l'Italia, date anche le pe
culiari caratteristiche del sistema creditizio e fi
nanziario, si colloca all'ultimo posto nella gradua
toria dei paesi Ue, con risultati ancor pili negativi
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per le piccole imprese, che esibiscono un pili in
tenso ricorso all'indebitamento quale forma di fi
nanziamento delle proprie attivita.

Per quanto riguarda l'evoluzione dei rapporti
tra imprese (sub fornitura e delocalizzazione), si
segnala, nelle aree maggiormente sviluppate e so
prattutto nel Nord-est, un rallentamento del pro
cesso di integrazione produttiva tra fattori localiz
zati in diverse regioni 0 addirittura in diversi paesi.
Tale elemento e collegato anche a una rivalutazio
ne del ruolo delle economie distrettuali e delle
competenze radicate nei sistemi produttivi locali
a elevata specializzazione. D'altro canto, persisto
no nel Mezzogiorno modelli e comportamenti
imprenditoriali scarsamente cooperativi. Infine, la
fascia di aziende manifatturiere che intrattiene sta
bili e diretti rapporti di sub fornitura con imprese
estere risulta ancora molto modesta.

A partire da questo scenario, l'analisi del grado
di efficienza dell'apparato produttivo e partico
larmente significativa per la valutazione del livel
10 "strutturale" di competitivita del sistema delle
imprese, al di la quindi dei possibili effetti ciclici
che ne influenzano la performance. In effetti,
l'efficienza tecnica rappresenta uno dei princi
pali fattori alla base della capacita competitiva del
paese in un quadro caratterizzato, da un lato, da
un regime di cambi stabili, bassa inflazione e
stringenti vincoli di bilancio e, dall'altro, dall'ina
sprirsi della competizione su scala mondiale.
D'altra parte, un sistema efficiente sotto il profi
10 microeconomico, rna incapace di allargare la
base produttiva, comporta una sottoutilizzazio
ne delle risorse a livello macroeconomico, con
difficolta di assorbimento occupazionale e laten
ti tendenze alla stagnazione.

I risultati delle analisi effettuate mostrano un si
stema economico caratterizzato da un elevato li
vello di efficienza tecnica soprattutto nel settore
manifatturiero, con risultati notevoli anche in alcu
ni dei settori "tradizionali", caratterizzati da una
forte presenza di piccole e medie imprese. Tali ri
sultati positivi sono raggiunti in presenza di un ele
vato utilizzo del fattore lavoro e in un quadro di
rendimenti crescenti, i quali indicano una notevo
le sensibilita dei risultati produttivi alla capacita
utilizzata e, quindi, all'operare in condizioni ade
guate di domanda.

Connesso al tema dell'efficienza delle imprese
e quello relativo all'effetto delle esternalita. Infatti,
la presenza nei primi tre settori pili efficienti di
due comparti dell'industria "tradizionale" potreb
be rappresentare un indizio del ruolo che le ester
nalita positive On questo caso i distretti industriali)
possono giocare. In realta, dalle analisi effettuate,
l'''effetto distretto" risulta rilevante solo per le
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piccole imprese del settore della preparazione e
concia del cuoio e delle calzature e per le medie
imprese tessili, mentre nell' industria meccanica e
nell' industria dellegno sembra esserci una sostan
ziale equivalenza in termini di efficienza tecnica tra
le imprese appartenenti al distretto e quelle "isola
te". Questi risultati, pur non rinnegando l'impor
tanza del modello distrettuale in relazione a altri ri
levanti fattori per la cornpetitivita delle imprese
quali la cultura imprenditoriale, la qualita della ma
nodopera, la capacita innovativa, la presenza di
servizi reali qualificati, sottolineano come i distret
ti non costituiscano un elemento esdusivo e de
terminante per favorire l'efficienza delle imprese
che vi operano.

Una riconsiderazione dell'impatto di alcuni tipi
di esternalita sull'efficienza delle imprese viene
suggerita anche da ulteriori analisi, Ie quali non di
mostrano (sulla base delle valutazioni espresse
dalle imprese) che la dotazione infrastrutturale ab
bia rappresentato un fattore determinante per 10
sviluppo - almeno per quello corrispondente a fa
si evolutive piuttosto avanzate - dei sistemi locali
di piccola e media impresa.

Dal quadro che viene presentato emerge inve
ce, con forza, come la sempre piu forte pressio
ne concorrenziale cui sono sottoposte le impre
se industriali stia influenzando la natura stessa dei
processi di innovazione, in particolare le inno
vazioni tecnologiche. La loro introduzione non e
infatti piu considerabile, per le imprese che
operano su mercati aperti alla concorrenza, co
me un'opportunita finalizzata ad assicurarsi un
vantaggio competitivo rna piuttosto come una
condizione necessaria per restare sul mercato.
L'analisi del grado di innovazione raggiunto delle
imprese italiane negli anni piu recenti rappre
senta, quindi, una componente fondamentale
della valutazione del posizionamento strutturale
dell'apparato produttivo e, sulla base del con
fronto con i primi anni novanta, puo dare indi
cazioni sulle tendenze evolutive dei processi in
novativi. I dati piu recenti segnalano come l'in
novazione tecnologica stia diventando piu acces
sibile a imprese operanti in settori che, fino a
non molti anni fa, avevano considerato il conte
nuto "tecnologico" dell'attivita innovativa secon
dario rispetto allo sviluppo di prodotti nuovi
"esteticamente" 0 all'adozione di innovazioni
organizzative. In questo quadro, si assiste ad un
forte recupero innovativo delle piccole imprese
e dei settori "tradizionali".

Un ulteriore, importante, elemento di novita
rispetto ai primi anni novanta e rappresentato dal
fatto che la maggioranza delle imprese innovatrici
pone il tema della qualita come determinante negli
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investimenti in tecnologia. Invece, la cooperazio
ne con soggetti esterni nelle attivita di innovazio
ne tecnologica risulta essere una modalita organiz
zativa poco utilizzata dalle imprese industriali ita
liane. L'innovazione viene evidentemente ancora
concepita come un processo prevalentemente
interno all'irnpresa,

Dal punto di vista dell'esposizione internazio
nale, i sempre piu intensi processi di integrazione
europea spingono a considerare i rapporti com
merciali dell'ltalia con il resto del mondo secondo
una prospettiva piu ampia ed articolata. La tradi
zionale contrapposizione tra mercato nazionale
ed estero risulta sempre meno significativa, men
tre assume peso crescente quella tra mercato in
terno europeo e paesi extra-Ue. L'analisi dei dati
relativi al commercio intra-comunitario per tutti i
paesi dell'Ue si rivela COS! sempre piu importante.
Da qui la necessita di individuare anche caratteri
evolutivi e criticita delle performance realizzate
dalle PMI sui mercati internazionali, dal momento
che la presenza su mercati di sbocco sempre piu
ampi rappresenta per tali imprese un chiaro indi
catore di cornpetitivita strutturale. In termini di
mercato, si rileva un riorientamento delle vendite
all'estero verso i paesi dell'Unione europea, con
una stabilita del nudeo delle imprese che operano
soprattutto su mercati piu ampi di quelli dell'Ue.
D'altra parte, le turbolenze politiche ed economi
che che hanno interessato mercati molto promet
tenti hanno indotto anche gli imprenditori orien
tati ad investire all'estero a rinviare la programma
zione di investimenti produttivi 0, addirittura, a ri
tornare sulle proprie decisioni.

In un processo di crescente apertura interna
zionale dell'econornia, rimane da verificare se la
recente performance delle esportazioni del Mez
zogiorno possa trovare spiegazione anche in cam
biamenti piu profondi, in termini sia di specializ
zazione merceologica sia di evoluzione del livello
di qualita relativo ad alcuni particolari prodotti. In
effetti, la significativa crescita delle vendite all'este
ro del Mezzogiorno avvenuta nell'ultimo biennio,
in presenza di un aumento relativamente contenu
to delle esportazioni nazionali, e probabilmente
da ricondurre a fattori strutturali oltre che con
giunturali. In particolare, la significativa crescita
delle esportazioni delle regioni sud-orientali e av
venuta in presenza di un radicale cambiamento
del modello di specializzazione, mentre, da una
prima valutazione della qualita dei prodotti del
made in Italyesportati dal Mezzogiorno, emerge
come, in relazione a particolari province (situate
soprattutto in Campania e Puglia), gli standard
raggiunti siano in linea 0 superino il livello medio
nazionale.
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Se e vero che alla concorrenza tra imprese va
sovrapponendosi sempre di pili la competizione
tra sistemi produttivi, in un quadro nazionale an
cora caratterizzato dal permanere di profonde
differenziazioni territoriali, la valutazione delle
politiche mirate allo sviluppo rappresenta, infine,
una componente dell'analisi sulla "cornpetitivita
strutturale". La prima meta degli anni '90 e stato un
periodo di complessa transizione tra due diffe
renti "filosofie" di intervento per le politiche eco
nomiche a sostegno dello sviluppo: quella tradi
zionale, di tipo centralizzato, e il nuovo approccio
di intervento che prevede invece un maggior de
centramento amministrativo e pone progressiva
mente il ruolo dell'impresa nel pili complesso
quadro dello sviluppo economico locale. Rispetto
alle enunciazioni ed anche alle risorse messe in
campo, il quadro che emerge segnala difficolta di
realizzazione degli obiettivi prefissati, soprattutto
con riferimento alla programmazione negoziata.
Cia potrebbe rappresentare il sintomo, oltre che
dell'esistenza di problemi di efficienza (scarsa
ternpestivita dei finanziamenti, complessita delle
procedure burocratiche, elementi d'incertezza
che hanno caratterizzato la prima generazione so
prattutto dei patti territoriali, problemi organiz
zativi e progettuali), anche di un'inadeguatezza pili
profonda di tali strumenti nel favorire processi di
sviluppo a livello locale, dato che i loro vantaggi
appaiono troppo dispersi e poco collegati a una
reale logica imprenditoriale.

3.1 - Aspetti strutturali della performance
delle imprese italiane extra-agricole

3.1.1 - Indicatori economici strutturali

Indicatori economici macrosettoriali

Nel 1996 i livelli di attivita delle imprese indu
striali e dei servizi vedevano il settore manifattu
riero contribuire per il 42,3% alla forrnazione del
fatturato totale delle imprese italiane extra-agrico
le e per il 42,9% alla formazione del valore aggiun
to (Tavola 3.1); le costruzioni mostravano quote
pari, rispettivamente, al 6,2% ed all'S,1% e i servizi
di mercato contributi pari al 4S,2% ed al 43,5%.

All'interno del comparto industriale, emergo
no contributi significativi - in termini di valore ag
giunto - per il settore delle produzioni in metallo
(la cui incidenza sul totale del valore aggiunto na
zionale delle imprese industriali e dei servizi e pa
ri al 6,6%), seguito dall'industria per la fabbricazio
ne di macchine e prodotti meccanici (5,9%). Nei
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servizi e molto rilevante la quota attribuibile al set
tore commerciale (pari al 1S%).

L'analisi del valore aggiunto per addetto, che
rappresenta un primo indicatore della produttivita
dellavoro, mostra come, per il complesso dei set
tori economici, la produttivita nominale dellavoro
sia pari a 67 milioni di lire per addetto. L'industria
manifatturiera presenta un valore aggiunto pro ca
pite superiore a quello dei servizi (74,9 milioni di li
re rispetto ai 59,2 milioni del terziario di mercato):
la produttivita terziaria e quindi del 21% inferiore a
quella manifatturiera. D'altra parte, i dati relativi al
costo del lavoro per dipendente, pari nella media
complessiva a 53,6 milioni di lire, sono cararteriz
zati da un differenziale tra industria manifatturiera e
servizi nettamente inferiore e pari al 7%.

Dal confronto tra produttivita e costo del lavo
ro scaturiscono margini di redditivita lorda delle
imprese pari, mediamente, al 47,4% del valore ag
giunto, con valori del 39,6% per l'industria mani
fatturiera e del 53% per i servizi. Ai fini di una cor
retta valutazione dei differenziali intersettoriali di
redditivita, c'e da sottolineare che l'incidenza del
margine operativo lordo sul valore aggiunto risen
te delle differenti intensita di capitale che caratte
rizzano i settori economici. Comparti caratteriz
zati da un'elevata intensita di capitale hanno infatti,
a parita di profittabilita del capitale investito, mar
gini operativi pili elevati.

Un'analisi disaggregata per settore

La disponibilita di dati disaggregati a livello set
toriale (I7l settori di attivita economica corri
spondenti ai codici a tre cifre della classificazione
Ateco 1991) consente di approfondire l'analisi
delle caratteristiche della variabilita intersettoriale
dei principali indicatori. In primo luogo, per
quanto riguarda il fatturato per addetto, conside
rando il coefficiente di variazione (ponderato con
i pesi occupazionali di ciascun settore) viene mi
surata una variabilita intersettoriale intorno al dato
medio complessivo del fatturato per addetto pari
a poco meno del 70%, valore che si riduce al 43%
se riferito al valore aggiunto per addetto. A fronte
di questo dato, che rappresenta la dispersione
della produttivita (nominale) del lavoro, la dis per
sione del costo dellavoro per dipendente e netta
mente pili ridotta e pari al 17%. In termini assolu
ti, la deviazione intorno al dato medio e pari a 29
milioni di lire per il valore aggiunto per addetto e
a 9 milioni di lire per il costa del lavoro per di
pendente.

Se si considerano gli indicatori di redditivita
(margine operativo lordo su valore aggiunto e su
fatturato), la variabilita intersettoriale aumenta
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Tavola 3.1 - Principali indicatori economici delle imprese industriali e dei servizi per sezione e
sottosezione di attivita economica - Anno 1996

SEZIONI or AmvITA ECONOMICA Fatturato Valore VaIore agg. Valore agg. Costolavoro Fatturato Marg.oper. Marg.oper.
SOTIOSEZIONI agg. per addetto su fatrurato per dipcn, per addetto lordosu lordo su
or AmvITA ECONOMICA (a) (a) (b) (c) (b) (b) farturato (c) val. agg. (c)

C A Estrazione di minerali energetici 0,4 0,6 746,7 38,6 91,0 1.936,0 33,9 87,9
CB Estrazione di minerali non

energetici 0,2 0,3 79,7 40,5 50,6 196,8 20,1 49,6
C Estrazioni di minerali 0,6 0,8 200,4 39,2 59,4 511,5 29,5 75,4
D A Ind. alimentari, bevande

c tabacco 5,6 3,9 75,0 18,6 55,4 402,6 8,7 46,6
DB Ind. tessiii e abbigliamento 4,5 4,6 55,1 27,8 43,2 197,9 9,8 35,3
DC Ind. conciarie fabbric. prodotti

in cuoio 1,5 1,4 52,2 26,2 39,4 198,9 9,9 37,7
DD Ind. legno e prodotti in legno 0,8 0,9 46,1 32,1 40,0 143,8 15,7 49,0
DE Fab. pasta-carta, carta, stampa

e editoria 2,2 2,6 85,9 32,8 62,5 261,8 13,3 40,6
DF Fab. coke, raff. petrolio,

combust. nucleari 2,3 0,6 205,4 7,1 84,2 2.880,0 4,3 59,8
DG Fab. prodot. chimici, fibre

sintetiche 3,7 3,6 138,4 26,1 81,3 529,8 11,3 43,1
DH Fab. articoli gomma e materie

plastiche 1,6 2,0 86,0 33,0 53,9 260,6 14,4 43,7
Dr Fab. prodotti lavoraz. minerali

non metalliferi 1,6 2,2 75,0 36,3 55,5 206,9 13,8 38,0
D] Produz. metallo e prodotti in

metallo 5,2 6,6 75,2 34,7 53,0 216,8 15,0 43,2
DK Fab. macchine, apparecchi

meccanici 4,9 5,9 90,2 32,7 62,1 275,8 12,6 38,6
DL Fab. macchine elettriche c

appar. ottiche 3,5 4,2 76,3 32,3 58,4 236,4 11,4 35,2
DM Fab. mezzi di trasporto 3,0 2,6 74,0 23,4 58,7 315,7 5,4 23,0
DN Altre industrie manifatturiere 1,9 1,9 51,8 27,8 43,5 186,4 11,0 39,4
D Attivita manifitturiere 42,3 42,9 74,9 27,6 54,7 271,3 10,9 39,6
E Produzione energia clett., gas

e acqua 2,7 4,6 224,7 46,0 89,6 488,8 27,9 60,6
Totale industria in senso
stretto (sezioni C, D, E) 45,6 48,4 80,9 0,3 56,1 280,5 12,2 42,3

F Costruzioni 6,2 8,1 50,4 35,5 45,8 142,0 16,8 47,3
G Ingrosso dettag. autov. motoc.,

beni pers., casa 34,0 ]8,0 52,4 14,4 48,1 363,9 8,6 59,4
H Alberghi e ristoranti 2,1 3,0 34,9 39,6 36,3 88,2 17,5 44,2
I Trasporti, magazz. e

comunicazioni 6,0 11,1 87,3 50,0 67,5 174,5 18,4 36,8
K Att. imm., noleggio, informat. e

altre profess. 6,1 11,4 64,3 50,6 49,9 126,9 30,9 61,1
Totale servizi (sezioni G, H, I, K) 48,2 43,5 59,2 24,5 52,2 241,5 13,0 53,0
Totale 100,0 100,0 67,0 27,2 53,6 246,5 12,9 47,4

Fonte: Istat, Indagini sui conti economici delle imprese
(a) Composizioni percentuali.
(b) Valori in milioni di lire.
(c) Valori percentuali.
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enormemente, soprattutto se si considera il pri
mo indicatore, che manifesta un valore del coeffi
ciente di variazione ponderato doppio rispetto al
secondo.

Queste prime, sintetiche, informazioni su livel
li e variabilita dei principali indicatori economici
settoriali testimoniano l'esistenza di profonde dif
ferenziazioni tra i diversi segmenti dell'offerta di
beni e servizi destinabili alla vendita, riconducibili
a fattori relativi alla struttura dimensionale, tecno
logica e di mercato dei diversi settori, caratterizza
ti, quindi, da notevoli diversita in termini di pro
duttivita dellavoro e redditivita medie, a fronte di
una rilevante omogeneita dei livelli del costa del
lavoro.

I risultati dell'analisi in componenti principali e
deigruppi

Allo scopo di individuare le somiglianze tra i
diversi settori economici, considerati ad un ele
vato livello di disaggregazione, e stato effettuato,
attraverso tecniche di analisi multidimensionale
(analisi in componenti principali, acp), un eser
cizio finalizzato al raggruppamento dei settori
produttivi in aggregazioni "omogenee" rispetto
ad un ampio insieme di indicatori. Le variabili
utilizzate si riferiscono sia a alcuni tradizionali in
dicatori economici descritti in precedenza (fat
turato per addetto; valore aggiunto su fatturato;
val ore aggiunto per addetto; costa del .lavoro
per dipendente; margini di redditivita sulle ven
dite e sul valore aggiunto), sia a indicatori della
struttura dimensionale dei settori e del grado di
concentrazione occupazionale degli stessi, gia
presentati nel capitolo 2 (dimensione media
aritmetica; dimensione caratteristica, misurata
dalla media entropica degli addetti; indice di di
spersione dimensionale; concentrazione occu
pazionale espressa dalla quota di addetti del set
tore assorbita dal primo 5% di imprese di mag
giori dimensioni).

Il primo fattore calcolato dall'acp rappresenta
il 37,1% della variabilita complessiva, i prirni due il
55,3% e aggiungendo il terzo fattore si arriva al
68,9%. Su questa base, sono stati individuati cinque
raggruppamenti di settori, con un'ulteriore suddi
visione del primo in tre sottoinsiemi. Nella Tavola
3.2 sono riportati i principali risultati dell'eserci
zio proposto.

Il primo gruppo raccoglie la maggioranza dei
comparti (120 settori), che rappresentano il
72% del fatturato totale. E' caratterizzato da va
lori relativamente ridotti per quanto riguarda la
concentrazione, la dimensione media e la di
spersione dimensionale, nonche da margini di

164

redditivita medio-alti. In questo gruppo sono
presenti comparti di tutti i principali macroset
tori considerati cioe i servizi, l'industria in senso
stretto e le costruzioni. In quest'ultimo caso,
rientra nel primo gruppo la quasi totalita delle
imprese del settore, con il 93% del fatturato e
1'86% degli addetti. Quanto ai servizi, nel gruppo
sono concentrati tre quarti del commercio e al
berghi e il 70% dei trasporti in termini di fattu
rato: in particolare, e inoltre rilevante la presen
za dei settori degli "altri servizi" (rappresentati
vi di gran parte dei servizi alle imprese), che
concentrano in questa gruppo 1'80% circa di ad
detti e del fatturato. L'industria e invece presen
te con i comparti della meccanica 09% del fat
turato totale del settore), con quelli tradizionali
(87,5%) e con una pili ridotta quota dei compar
ti chimico e siderurgico.

Il secondo gruppo e, in realta, uno pseudo
gruppo, visto che vi appartiene il solo settore dei
servizi postali.

Il terzo gruppo, di cui fanno parte 18 com
parti, assorbe il 10,7% del fatturato complessi
vo. Gli elementi distintivi sono i livelli relativa
mente bassi di valore aggiunto per addetto, di
costa del lavoro per dipendente, di redditivita,
di dimensione prevalente dei settori e di con
centrazione. In questo gruppo e largamente
prevalente il settore dei servizi (93% del fattura
to e 90% degli addetti del gruppo), in particola
re del commercio. Per quest'ultimo comparto
si segnala la presenza dei settori del dettaglio
specializzato, della riparazione di autoveicoli e
degli intermediari: fa parte del gruppo anche
l'attivita di bar e ristoranti. La restante parte e
composta da piccoli segmenti di industria tradi
zionale e delle costruzioni.

Anche il quarto gruppo e un gruppo fittizio:
contiene infatti due soli settori, uno relativo alla
produzione di autoveicoli e l'altro al settore dei
trasporti ferroviari, caratterizzati da una elevatissi
rna dimensione prevalente e concentrazione oc
cupazionale.

Il quinto gruppo raccoglie 30 settori, i quali si
distinguono per livelli elevati di valore aggiunto
per addetto, di costo del lavoro per dipenden
te, di margini di redditivita, di dimensioni pre
valenti e di concentrazione occupazionale. Il
gruppo e composto soprattutto da settori
dell'industria, e in particolare da tutto il com
parto energetico, dalla chimica di base, dalla si
derurgia, dall'elettronica e dall'aeronautica. I
servizi collocati in questo gruppo rappresenta
no tre quarti del fatturato dei trasporti (sono in
questo raggruppamento i trasporti marittimi e
aerei e le infrastrutture di supporto, tutte attivita
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Tavola 3.2 - Distribuzione del fatturato per gruppi omogenei di settori e ramo di attivita economica
- Anno 1996

DISTRI13UZIOi\E DEL FATTURATO Dr CIASCUN GRUPPO PER RAMO DI ATTIVITA (a)
RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5 Totale

QUOTE PERCENTUALI RISPETTO AL TOTALE Dr CIASCUN GRUPPO

Industria energetica

Industria siderurgica e chimica

Industria meccanica

Industria aJim., tessile, cuoio, altro

Costruzioni

Commercio e alherghi

Trasporti

Poste e telecomunicazioni

Altri servizi

Totale

4,9

18,3
19,8

8,0

37,9

4,3

6,9

100,0

100,0

100,0

3,0

4,0

83,2

9,9

100,0

82,0

18,0

100,0

35,4 6,2

24,5 5,0

13,9 7,1

9,5 16,8

16,1

36,5
7,1 4,4

8,7 1,6

1,0 6,2

100,0 100,0

QUOTE PERCENTUALI RISPETTO AL TOTALE Dr CIASCUN RAMO

Industria energetica

Industria siderurgica e chimica

Industria meccanica

Industria alim., tessile, cuoio, altro

Costruzioni

Commercio e alherghi

Trasporti

Poste e telecomunicazioni

Altri servizi

Totale

50,6

79,3

89,6

93,2

75,6

69,9

80,7

72,8

24,6

0,4

2,0

6,8

24,4

17,0

10,7

8,8

7,4

1,8

100,0 100,0

49,4 100,0

11,8 100,0

8,4 100,0

100,0

100,0

22,7 100,0

75,4 100,0
2,2 100,0

14,3 100,0

Fonte: Istat, Indagini sui conti economici delle imprcse e Censimento intermedio dell'industria e dei scrvizi
(a) Gruppo 1: Settori poco concentrati, con hassa dimensione media delle imprese, profittabilita media e forte presenza del

lavoro dipendente;
Gruppo 2: Forte asimmetria e concentrazione occupazionale del settore, associata a margini di profittabilita molto hassi;
Gruppo 3: Settori poco concentrati, margini elevati di profittabilita e forte presenza del lavoro indipendente;
Gruppo 4: Settori molto concentrati, con elevata dimensione media delle imprese e modesti margini di profittabilita;
Gruppo 5: Settori molto concentrati, con elevata dimensione media delle imprese, elevata produttfvita e retribuzione dei

dipendenti.

che hanno tuttavia uno scarso peso in termini di
occupazione), pili Ie attivita della ricerca e della
gestione di banche dati.

In conclusione, la riclassificazione delle atti
vita economiche presentata da un lato segnala
l'esistenza di notevoli sirnilitudini strutturali tra
cornparti industriali e dei servizi, al di la della
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tradizionale distinzione basata sulla natura mer
ceologica del prodotto/servizio; dall'altro con
ferma un elevato grado di ornogeneita settoriale
soprattutto per i settori caratterizzati da dimen
sioni prevalenti elevate. Ben delineata appare
infine un'area tipica delle micro-imprese del
terziario.
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La r'edddtivita delle imprese manifatturiere: la posizione
dell'Italia in ambito Ue

II posizionamento delle
imprese italiane all'interno
dell'area Ue pUG essere ualu
tato, oltre che attraverso
l'analisi dei dati di produzio
ne e di commercio estero, sul
la base di un insieme di indi
catori strutturali e di redditi
vita desumibili dai bilanci del
le imprese. A tale scopo si e

efJettuata un 'analisi compara
ta, relativa al periodo 1989
1995, di alcuni principali indi
catori tratti dall'indagine
annuale sul Sistema dei conti
delle imprese (SCI) svolta
dall'Istat relativamente alle
imprese italiane con almeno
20 addetti e di quelli disponi
bili per i principali paesi della

Ue. Nella Tavola 3.3 sono
riportati i risultati del con
fronto.

Nel periodo esaminato Ie
imprese manifatturiere italia
ne mostrano in generaIe una
performance, misurata dal
rapporto tra margine opera
tivo lordo e fattu ra to, deere
scente fino al 1993-1994,
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Tavola 3.3 - Indicatori di performance dell'industria manifatturiera in Italia e alcuni altri paesi
dell'Unione europea - Anni 1989, 1991, 1993, 1995 (valori percentuali)

ANNI
INDICATORI PAESI

1989 1991 1993 1995

Halla 10,2 8,9 8,9 10,0
Germania 8,4 8,2 5,6 7,8

Mol (a) su fatturato
Regno Unito 13,4 12,6 13,1 14,4
Olanda 10,8 9,9 9,0 12,5
Spagna 11,2 8,5 4,9 10,3
Francia 11,4 10,5 9,0 9,5

Italia 2,2 0,8 -1,8 1,5
Germania 2,1 1,6 0,5 1,8

Utile su fatturato
Regno Unito 7,7 5,5 6,0 7,3
Olanda 8,4 7,3 5,6 9,1
Spagna 4,7 -0,1 -5,8 1,0
Francia 3,6 1,9 0,2 2,3

I
Italia 61,2 59,4 63,6 63,4
Germania 38,9 38,6 37,4 34,4

Debito su totale fonti
Regno Unito 54,5 49,0 45,3 47,3
Olanda 48,2 49,5 47,8 45,7
Spagna 51,1 55,9 61,3 54,7
Francia 62,6 60,7 59,1 58,4

Halla 29,9 30,8 26,9 27,5
Germania 29,3 30,1 30,2 31,9

Mezzi propri su totale fonti
Regno Unito 39,8 37,7 37,0 36,1
Olanda 45,7 45,1 46,9 47,8
Spagna 44,7 39,2 32,8 39,3
Francia 32,3 33,7 34,6 35,7

Fonte: Istat, Indagini sui conti delle imprese; European Commission
(a) Margine operativo lordo.
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con una successiva ripresa
nel 1995. La posizione italia
na e notevolmente allineata
con quella europea dal punto
di vista dell'evoluzione tem
pora le, pur differenziandosi
in alcuni casi per i diversi
livelli dell'indicatore conside
rato. Ad esempio, per il setto
re manifatturiero la redditi
vita delle vendite (misu rata
dal margine operatiuo lordo
sul fatturato) eptu bassa in
Germania e piil elevata nel
Regno Unito rispetto a quella
delle imprese italiane.

In generate, nell'area Ue,
nei primi anni novanta si e
manifestato un peggioramento
dei margini di reddititntd, con
ilpunta di minimo riscontrabi
le nel1993 ed una successiva
ripresa, con un andamento
fortemente pro ciclico rispet-
to all'andamento dei livelli di
attiuitd reale. Si registrano
incrementi importanti della
redditiuita, oltre che in Italia
(+0,9% tra il 1994 ed il
1995), in Olanda (+2,6%) e
Spagna (+1,5%). In altri paesi
si sono invece verificate dirni
nuzioni della quota di profitti
tra il 1994 ed il 1995 (-0,2%
in Francia e-0,6% in Suezia).

In linea con l'evoluzione
del precedente indicatore,
anche l'utile (0 perdita) netto
di bilancio rispetto al fattura
to mostra un netto peggiora
mento nei primi anni novanta
raggiungendo, in alcuni paesi
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- tra i quali rientra l'Italia 
valori negativi (conseguendo
cioe una perdita di bilancio),
con una ripresa generalizza
ta nel biennio successivo. In
particolare, in 1talia si uerifi
ca un aumento da 0,3% nel
1994 a 1,5% nel 1995; incre
menti piu consistenti si regi
strano in Olanda (+1,7%) e in
Portogallo (+1,2%) ed una re
lativa debolezza ciclica si
riscontra in Francia e Belgio.

Ne11995, la quota di mez
zi propri sul totale delle fonti
di finanziamento delle impre
se europee ha raggiunto in
media il 33,6%, rappresen
tando il valore piu elevato
degli ultimi anni. L'esame dei
dati relativi ai diversi paesi
consente di rilevare differen
ze piuttosto marcate e ricon
ducibili alle diverse strategie
di finanziamento delle impre
se. ad esempio, l'autofinan
ziamento emediamente molto
elevato in Olanda, con valori
sempre superiori al 45% tra
il 1989 e il 1995, e in Porto
galla (circa 42-44%); si col
loca intorno al 35-38% per
Regno Unito, Danimarca e
Francia, mentre e inferiore al
30% per gli altri paesi, inclu
sa l'Italia, che si trova
all'ultimo posta nella gradua
toria dei paesi considerati.
L'andamento temporale vede
una ripresa nel biennio
1994-1995, con un aumento
di questo indicatore nella

maggior parte dei paesi e di
particolare intensitd in Spa
gna e Germania.

Negli anni considerati si e
verificata una significatioa
diminuzione del rapporto
tra debito e totale delle fon
ti dello stato patrimoniale,
dovuto soprattutto ad un
clima poco favorevole agli
investimenti e ad un livello di
profittabilitd delle imprese
tale da poter garantire ele
vati livelli di autofinanzia
mento. Tale ridimensiona
mento non si epero verifica
to per Spagna e Italia, in ter
mini di liuello, in Italia il rap
porto di indebitamento (pari
a circa il 60%) e il piu ele
vato dellarea Ue.

Sempre con riferimento al
l'indebitameruo, vi e evidenza
di una generalizzata diminu
zione dell'incidenza dei debiti
a medio-lungo termine sul
totale dei debiti, particolar
mente evidente per l'Itaiia, che
passa dal 44,2% nel 1993 al
41,6% nel 1995. In termini di
composizione dell'indebita
mento, il quadro dei paesi
europei efortemente eteroge
neo. in Svezia la quota del
debito a medio-lungo termine e
intorno al 34-40%; in Olanda
del 33-39%, in Belgio del 30
35%. In altri paesi, uiceuersa,
tale quota e nettamente piu
bassa: in Germania oscilla
intorno aI15-17% e in Spagna
intorno aI20-25%.
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3.1.2 - II finanziamento degli investimenti
delle imprese manifatturiere: un'ana
lisi dei flussi finanziari

Accanto all'analisi delle dinamiche di tipo reddi
tuale, sempre pili spesso la spiegazione della
performance delle imprese nei diversi contesti
dimensionali e settoriali e in differenti momenti di
espansione/contrazione del ciclo economico vie
ne affidata all'analisi dei flussi finanziari. In particola
re, il modello qui utilizzato scompone il complesso
dei flussi finanziari delle imprese manifatturiere in
una serie di voci analitiche, in modo da porre in evi
denza la creazione e l'assorbimento di risorse
finanziarie e la loro natura operativa, finanziaria e
extra-corrente. Ai fini di una pili immediata rap
presentazione, tutti gli indicatori presentati sono
stati espressi in rapporto ai ricavi netti.

Le indicazioni che emergono dall'analisi posso
no essere lette secondo una duplice chiave inter
pretativa: infatti, sussistono differenze strutturali, in
funzione delle tipologie dimensionali delle aziende
manifatturiere (piccole, medie e grandi imprese) e
delle appartenenze settoriali, con notevoli diffe
renziazioni anche sotto il profilo dinamico nel cor
so dei primi anni novanta. La classificazione dei set
tori che e stata utilizzata aggrega i gruppi di attivita
economica (codici a tre cifre della classificazione
delle attivita economiche Ateco 1991) in quattro
segmenti definiti in base all'intensita tecnologica
prevalente. I dati utilizzati si riferiscono ad un panel
chiuso di imprese manifatturiere attive nella prima
meta degli anni novanta rilevate attraverso l'indagi
ne annuale Istat sul Sistema dei conti delle imprese
con almena 20 addetti.

Le differerize tra settori di attiuitd economica
distinti secondo l'intensita tecnologica prevalente

Le imprese del settore ad alta intensita tecnolo
gica (Tavola 3.4) mostrano livelli pili elevati di flus
si di circolante 00,9% dei ricavi netti) e di cassa

(9,5%) prodotti dalla gestione corrente, espri
mendo una maggiore capacita rispetto agli altri
settori di generare un ammontare elevato di risor
se da orientare ad attivita di investimento. La capa
cita di generazione di risorse da parte degli altri
settori risulta sensibilmente inferiore.

Un secondo elemento di differenziazione negli
indicatori finanziari settoriali e rappresentato dal
peso degli oneri finanziari netti, che risulta mag
giore nei settori tradizionali 0,6%, mentre negli
altri settori si situa tra 10 0,7% e 10 0,9%), anche sul
la base di differenze di carattere dimensionale,
oltre che di struttura finanziaria delle imprese,
confermando il maggior ricorso delle imprese di
ridotte dimensioni all'utilizzo della leva finanziaria.

Conseguentemente, i livelli di autofinanziamen
to si differenziano in modo netto tra settori ad ele
vata intensita tecnologica (8,9% rispetto ai ricavi) e
altri settori (che vanno dal 5,3% dei settori tradizio
nali al 5,6% dei settori ad elevate economie di scala).

Anche il livello degli investimenti netti rappre
senta un ulteriore elemento di differenziazione nel
le politiche finanziarie delle imprese; infatti, mentre
per i settori ad elevate economie di scala (ed elevata
intensita di capitale) la quota di mezzi finanziari
richiesta per l'investimento rappresenta il 5,7% dei
ricavi complessivi, negli altri casi tale valore rimane
compreso tra il 4,6% e il 4,7%. D'altra parte, i settori
ad alta intensita tecnologica, maggiormente portati
all'investimento in attivita di ricerca ed altre attivita
immateriali, registrano un livello superiore di
impieghi in "altre attivita" 0,8%, rispetto ai livelli
degli altri settori, compresi tra 0,6% e 0,9%),

Il risultato del quadro delineato e quello di una
forte differenziazione delle imprese presenti in
settori ad alta tecnologia, che presentano un sur
plus finanziario pari al 4,2% dei ricavi, rispetto al
valore nullo per i settori ad elevate economie di
scala, 10 0,6% per i settori tradizionali e 10 0,9% per
i settori di specializzazione. Comportamenti di

Tavola 3.4 - Flussi finanziari in percentuale dei ricavi netti neUe imprese manifattturiere, per
tecnologia prevalente dei settori - Anni 1994 e 1995

FLUSSI FINANZIARI

Flusso di circolante della gestione corrente
Flusso di cassa della gestione corrente
Saldo oncri/proventi finanziari
Autofinanziamento
Investimenti netti
Variazione debiti finanziari
Variazione netta mezzi propri
Variazione liquidita

ponte: Istat, Sistema dei conti delle imprese
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Alta intensita Alte economie Settori di Settori
diR&S di scala specializzazione tradizionali

10,9 9,1 9,4 8,6
9,5 6,4 6,4 6,9

-0,7 -0,8 -0,9 -1,6
8,9 5,6 5,5 5,3

-4,6 -5,7 -4,6 -4,7
-1,7 2,0 3,9 3,0
-2,3 -1,6 -1,2 -0,5
-1,5 -0,1 0,2 -0,1
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Tavola 3.5 - Flussi finanziari in percentuale dei ricavi netti nelle imprese manifatturiere per c1asse
dimensionale delle imprese - Anni 1994 e 1995

FLUSSI FINANZIARI

Flusso di circolante della gestione corrente
Flusso di cassa della gestione corrente
Saldo oneri/proventi finanziari
Autofinanziamento
Investimenti netti
Variazione debiti finanziari
Variazione netta mezzi propri
Variazione liquidita

Fonte: Istat, Sistema dei conti delle imprese

Imprese tra
20 e 49 addetti

9,4
8,1

-2,1
6,0

-4,7
1,7

-1,4
0,5

Imprese tra
50 e 249 addetti

9,6
7,0

-1,9
5,1

-5,2
2,8

-0,8
-0,1

Imprese con
250 addetti e oltre

8,9
6,7

-0,5
6,2

-5,1
2,0

-1,5
-0,4

Tavola 3.6 - Flussi finanziari in percentuale dei
ricavi netti nelle imprese manifattu
riere

L'aumento dell'indebitamento finanziario e la
riduzione dei mezzi propri tra il 1994 e il 1995,
porta ad azioni "endogene" di riequilibrio, attra
verso l'incremento delle attivita finanziarie e il
mantenimento di livelli pressoche stabili nella
liquidita delle imprese.

Analisi degli aspetti dinamici nella prima meta
degli anni novanta

Per quanta riguarda Ie interazioni tra dinamica
ciclica e flussi finanziari generati dalle imprese,
l'analisi dei dati aggregati delle imprese presenti
nel panel non segnala apprezzabili differenze sat
to il profilo del flusso di circolante della gestione
corrente (rispettivamente, 9% nel 1992 e 9,1% nel
1995, in presenza di un fatturato aumentato in
misura rilevante e di indicatori di profittabilita
pure crescenti), mentre la necessita di investi
menta in capitale circolante necessaria all'espan
sione dell'attivita produttiva ha portato a flussi di
cassa della gestione corrente alquanto differenziati

gestione finanziaria pur estremamente diversi
rispetto ai restanti settori riportano i flussi in equi
libria, in presenza di una tendenza comune di tut
ti i settori: alla riduzione dei mezzi propri investi
ti e, nel caso dei settori ad alta tecnologia, alla ridu
zione dell'indebitamento.

Le differen.ze tra piccole, medie e grandi imprese

La stesso schema di analisi della dinamica finan
ziaria porta a considerazioni altrettanto significati
ve nel caso dei dati relativi a piccole (can 20-49
addetti), medie (can 50-249 addetti) e grandi (can
250 e pili addetti) imprese. Il flusso di cassa pro
datto dalla gestione corrente risulta pili elevato
nelle imprese di minori dimensioni (8,1%, rispet
to al 7% delle imprese tra 50 e 249 addetti e al 6,7%
per le imprese can oltre 249 addetti), anche in
relazione ad una maggiore intensita di investimen
to in capitale circolante netto sostenuta dalle
imprese medie per finanziare una pili forte cre
scita del fatturato. Questa vantaggio rilevato a favo
re delle piccole imprese si viene pero a perdere
quasi completamente in relazione alla pili elevata
incidenza degli oneri finanziari netti (-2,1% per le
imprese minori, -1,9% per le imprese medie e
0,9% per le imprese maggiori), dovuto ad un pili
intenso utilizzo dell'indebitamento finanziario
quale forma di finanziamento delle attivita.

Di conseguenza, i livelli di autofinanziamento
risultano pari al 60/0 per Ie piccole imprese, al 5,1%
per le imprese medie e al 6,2% per le imprese di
grandi dimensioni. Tale dinamismo delle imprese
minori nella generazione di risorse finanziarie,
associato a livelli di investimento pili ridotti (deter
minati pero, in gran parte, dalle diverse apparte
nenze settoriali), portano ad un flusso di cassa del
la gestione operativa pili abbondante per le picco
Ie imprese (l,3%) e per le grandi (l,1%) e sostan
zialmente nullo per le imprese medie (-0,1%).

I,'IXI - I<AI'I'OI<TO ANNUALE 199B

FLUSSI FINANZIARI

Flusso di circolante della gestione corrente
Flusso di cassa della gestione corrente
Saldo oneri/proventi finanziari
Autofinanziamento
Investimenti netti
Variazione debiti finanziari
Variazione netta mezzi propri
Variazione liquidita

Fonte: Istat, Sistema dei conti delle imprese

1992

9,0
9,2

-2,0

7,3
-5,3
2,0

-1,6

-0,2

ANNI

1995

9,1
6,9

-1,1

5,9
-5,1
2,2

-1,3
-0,2
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La collaborazione produttiva fra piccole e medie impre s e
manifatturiere: i circuiti della subfornitura

I processi di globalizzazio
ne dell'economia e di trasfor
mazione degli assettiprodutti
vi e organizzativi aziendali
stanno gradualmente modifi
cando sia i sentieri di crescita
delle imprese, sia le rnodalitd
di relazione e di scambio tra
unitd appartenenti a diversi
comparti produttivi e tra im
prese leader efornitori (a mon
te e a valle) della medesima
filiera. Le nuove tecnologie
dell'informazione e della comu
nicazione accentuano tale ten-

denza, rendendo possibili
nuove forme di collaborazio
ne produttiva e/o commercia
le a distanza e facilitando
l'affidamento e la delocaliz
zazione di pill fasi dell'atti
vita produttiva aziendale in
territori anche lontani. A tale
proposito, una recente indagi
ne sulle imprese manifatturie
re effettuata dall'Istituto G.
Tagliacarne e dall'Unionca
mere ha inteso analizzare il
livello di propensione azien
dale al decentramento delle

fasi produttive, prendendo in
considerazione i rapporti di
subfornitura e quelli di com
mittenza.

La prima tipologia di colla
borazione produttiva consi
derata (subfornitura) rappre
senta uno dei principal: fatto
ri nella definizione delle stra
tegie produttive e gestionali
delle piccole e medie imprese.
In questa caso, un importante
criteria di selezione nell'affi
damento degli incarichi e
costituito dalla localizzazio-

Figura 3. 1- Imprese committenti sub fornitrici, per Iocalizzazione delle imprese
con Ie quali intrattengono rapporti - Anni 1996 e 1997 (composizioni per
centuali; risposte multiple)

80,------------------------------------,

68.6

0.92.2

21,8

60.2

o

40

10

20

70

30
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60

Inlprese committenti Inlprese sub-fornitrici

• Hanno rapporti di committenza 0 di subfornitura con altre imprese nella stessa provincia

~ l Ianno rapporti di committenza 0 di subfornitura con altre imprese nella stessa provincia

o Hanno rapporti di committenza 0 di subfornitura con altre imprese all'estero

l1li Non hanno rapporti

Fonte: Indagine Istituto G. Tagliacarne-Unioncamere
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ne delle imprese subfornitrici
rispetto alle committenti. In
generale, tuttauia, queste ulti
me imprese accordano una
preferenza alla subfornitura
di vicinanza territoriale, moti
vando tale scelta non solo
con la contiguitd fisica, ma
soprattutto can la capacitd
del subfornitore di realizzare
performance di alto livello
qualitativo (in termini di qua
litd del prodotto/processo),
di rispettare i tempi di conse
gna, di praticare prezzi con
tenuti e di assicurare bassi
costi di transazione.

L'indagine ha consentito di
rilevare come, nel biennia
1996-1997, soltanto sei im
prese su dieci non abbiano
intrapreso forme di collabo
razione produttiva e che un
consistente gruppo (it 21,8%)
abbia operata come subforni
tore di imprese della stessa
provincia. Importante risulta
la quota di imprese che ha
ottenuto commesse da unita
esterne alla provincia di rife
rimento (il 17,4% del totale) e
limitato, invece, l'inserimento
nei circuiti internazionali del
la subfornitura (solo il 2,2%
delle PMI ha ricevuto ordini
da imprese straniere).

Dal punta di vista territo
ria le, non si registrano parti
colari scostamenti rispetto ai
valori rnedi nazionali. Degno
di attenzione e il fatto che
nelle regioni nord-orientali
quasi un quarto delle imprese
t i! 24,9% del tota le, tre punti
in pu: rispetto al valore
media nazionale) ha operata
come subfornitore di imprese
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della stessa provincia e solo
il 13,6% (un data inferiore di
quasi quattro punti rispetto
alla media) ha ricevuto ordini
per lavorazioni da imprese
extra-provinciali. Questa data
potrebbe essere interpretato
come un indicatore della pre
senza di fenomeni di polariz
zazione produttiua su base
provinciale nella macro area
del Nord-est, dovuti alla for
te diffusione di economie
distrettuali e di sistemi pro
duttivi ad elevata specializ
zazione produttiva.

Concentrando l'analisi sul
le imprese committenti, epos
sibile rilevare che il 68,6%
delle intervistate non ha affi
data, nei due anni in esame,
fasi di lavorazione all 'ester
no. La quota di PMI commit
tenti di altre imprese della
stessa provincia e pari al
22,1%, mentre il 9,3% ha
ordinato commesse ad impre
se insediate in altre province.
Infine, la fascia di aziende
manifatturiere che ha asse
gnato ad imprese straniere
una a piu fast di lavorazione
non raggiunge 1'1% del totale.

Particolarmente elevata (it
76,5%, quasi otto punti in piu
rispetto al valore media) e la
quota di imprese del Sud e
delle Isole che non affida
all 'esterna fasi della propria
produ.zione. solo il 15,9%
delle PMI dell'area si configu
ra come committente di
imprese della stessa provin
cia e appena it 7,8% affida
commesse ad altre aziende
localizzate in province diver
se. All'interno della macro

area considerata, e quindi
scarsamente diffuso il feno
mena dell'interrelazione tra le
imprese. Una possibile spie
gazione di tale scelta potreb
be risiedere nel fatto che nel
Ie regioni meridionali tarda
no a imporsi, rispetto alle
altre aree del Paese, rnodelli
e comportamenti imprendito
riali di tipo cooperativo, con
catene e filiere produttive in
cui con vivona in maniera effi
ciente competizione e coope
razione.

Inoltre, dall'analisi dei com
portamenti strategici delle
imprese committenti epossibi
le rilevare come il 62,1% di
quelle che hanna affidato
lavorazioni ad altre aziende
in ambito provinciale, il68,2%
di quelle che hanna ordinato
commesse ad imprese localiz
zate in una provincia diversa
e, infine, 1'82,7% delle commit
tenti di imprese straniere pen
sana di adottare in futuro una
strategia di ampliamento del
proprio mercato di riferimen
to. Sia la subfornitura sia
l'affidamento di una a piufasi
di lavorazione produttiva ad
altre imprese si mostrano
quindi coerenti con l'adozio
ne di strategie di tipo espan
siva, come la ricerca di nuo
vi mercati a 10 sviluppo di
nuovi prodotti per nuovi
mercati. Cia sembrerebbe
indicare che le PMI assegna
no una rilevante funzione
alle collaborazioni di natura
produttiva come fattore in
grade di sostenere la realiz
zazione di strategie di ere
scita aziendale.

171



LA SITUAZIONE DEL PAESE

nelle diverse fasi cicliche (9,2% nel 1992 e 6,9% nel
1995), parzialmente compensati da una dinamica
calante degli oneri finanziari, soprattutto nelle
grandi imprese. Per queste ultime il valore degli
oneri finanziari netti si e ridotto dall'I,5% nel 1992
allo 0,5% nel 1995. L'effetto sui flussi di autofinan
ziamento per il complesso delle imprese del
panel, risulta, a differenza di quanto ci si potrebbe
aspettare, positivo per il 1992 (7,3% rispetto 5,9%
nel 1995),

Per quanto riguarda i rimanenti flussi, le varia
zioni nel tempo risultano trascurabili, e cia sem
bra confermare che le strategie finanziarie delle
imprese siano dipendenti da elementi di tipo
strutturale piuttosto che legate a considerazioni
circa la dinamica dei cicli congiunturali.

3.2 - L'efficienza delle imprese: processi
produttivi e fattori esterni

Sull'efficienza delle imprese incide sia la capa
cita delle singole unita produttive di utilizzare ade
guatamente le risorse (fattori) disponibili, sia la
presenza di infrastrutture e condizioni esterne
adeguate a sostenere la cornpetitivita e 10sviluppo
delle imprese. Di seguito vengono sviluppate ana
lisi finalizzate a misurare, da un lato, il grado di effi
cienza produttiva delle imprese industriali e dei
servizi operanti nel paese, dall'altro, l'impatto di
alcuni fattori esterni in grado di condizionare
(positivamente 0 negativamente) la performance
aziendale.

In particolare, si tratta di valutare gli effetti
sull'efficienza aziendale della localizzazione in aree
distrettuali che, in un quadro di forte integrazione
tra imprese di piccola e media dimensione, pos
sono incrementare la loro capacita produttiva.
Inoltre, attraverso indagini statistiche rivolte a
valutare il grado di soddisfazione, da parte delle
imprese, nei confronti delle dotazioni infrastrut
turali presenti nelle aree all'interno delle quali esse
si trovano ad operare, si possono ottenere indica
zioni qualitative sull'impatto dei fattori esterni sul
la performance aziendale.

3.2.1 - Il grado di efficienza delle imprese
industriali e dei servizi

Una -prima questione rilevante in questo tipo di
studi e quella relativa ai parametri in base ai quali
andrebbe valutata l'efficienza delle imprese. Nelle
analisi presentate di seguito un'impresa viene defi
nita tecnicamente efficiente se realizza il massimo
prodotto possibile a partire dalle risorse date: in
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questo caso si afferma che l'impresa opera sulla
frontiera di produzione. Sono invece considerate
imprese inefficienti tutte quelle che, con una data
quantita di fattori iniziali, realizzano un output infe
riore a quello previsto dalla funzione di produzione.

La stima dell'efficienza tecnica delle imprese
industriali e dei servizi operanti in Italia e stata
effettuata utilizzando, per il 1996, i dati delle due
indagini annuali Istat sui conti economici delle
imprese (quella che rileva le imprese con rneno di
20 addetti e quella che interessa Ie imprese con
una dimensione aziendale superiore a questa
soglia): in totale sono stati utilizzati dati relativi ad
oltre 43 mila imprese.

Per ogni settore Cindividuato dai codici a due
cifre della classificazione Ateco 1991) si e proce
duto alla stima econometrica del livello di efficien
za tecnica, ipotizzando l'esistenza di una relazione
analitica (funzione di produzione) in grado di col
legare gli inputdel processo produttivo, il capitale
e illavoro, all' output, il valore aggiunto.

La distanza dalla frontiera puo essere attribuita
o ad una componente accidentale, ad esempio un
errore nella misurazione, ovvero all'inefficienza
tecnica dell'impresa. L'efficienza di ciascuna
impresa viene espressa mediante un valore com
preso tra ° e 1 (valore massimo attribuito alle
imprese sulla frontiera), mentre, a livello settoria
Ie, un parametro sintetico (gamma) pure compre
so fra °e 1, indica, se vicino all'unita, un elevato
livello di inefficienza tecnica del settore. Attraver
so la metodologia utilizzata e possibile quindi, per
ogni settore, osservare, da un lato, la distribuzione
delle imprese secondo il loro livello di efficienza,
dall'altro, sintetizzare la posizione del settore
attraverso un indice sintetico.

Nella Tavola 3.7 sono riportate due misure sin
tetiche delle distribuzioni secondo i livelli di effi
cienza: la media aritmetica e la percentuale delle
imprese il cui livello di efficienza e compreso tra
0,9 e 1. Vengono inoltre riportati i valori dell'ela
sticita del capitale, del lavoro ed i valori dell'indice
sintetico (gamma). Analizzando congiuntamente i
valori della media dell' efficienza tecnica per setto
re e quelli relativi alla percentuale delle imprese il
cui livello di efficienza e compreso tra 0,9 e 1, si
osserva che tra i settori manifatturieri, i pili effi
cienti (nel senso precedentemente definito) sono
quello della preparazione e concia del cuoio, quel
10 della lavorazione dei prodotti in metallo e
l'industria tessile. In particolare, e da sottolineare
l'elevata efficienza della preparazione e concia del
cuoio, che include anche la produzione di borse e
calzature, settore nel quale tutte le imprese regi
strano un valore dell'efficienza compreso tra 0,9 e
1. La presenza, all'interno dei primi tre settori
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Tavola 3.7 - Stime dell'efficienza tecnica delle imprese industriali e dei servizi per settore di attivita
economica - Anno 1996

Efficienza Quota eli Elasticita Elasticita Gamma Numero
SETTORI III ATTIVIT A' ECONOMICA tecntca imprexe con del capitale del lavoro Cal di imprese

media efficienza >0,9

Industrie alimentari e delle bevande 0,876 35,8 0,34 0,81 0,37 2.004
Industrie tessiii 0,895 46,9 0,27 0,83 0,41 2.670
Confezione di articoli di vestiario; preparazione
e tintura di pellicce 0,861 21,8 0,3 0,87 0,59 1.644

Preparazione e concia del cuoio, fahbricazione
di articoli da viaggio, borse, articoli da
correggiaio, selleria e calzature (h) 0,945 99,6 0,28 0,84 0,17 1.218
Industria del legno e dei prodotti in legno e
sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di
articoli di paglia e materiali da intreccio 0,876 31,2 0,24 0,92 0,58 866
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei
prodotti di carta 0,871 32,0 0,28 0,81 0,68 559
Editoria, stampa e riproduzione di supporti
registrati 0,840 10,6 0,22 0,95 0,56 925
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre
sintetiche e artificiali 0,854 16,7 0,25 0,84 0,58 965
Fahbricazione di articoli in gomma e materie
plastiche (c) 0,24 0,87 1.151
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi 0,869 28,4 0,24 0,89 0,60 1.480
Produzione di metalli e loro leghe 0,831 20,4 0,29 0,75 0,83 730
Fabhricazione e lavorazione dei prodotti in
metallo, escluse macchine e impianti 0,912 75,9 0,21 0,92 0,41 2.580
Fahbricazione di macchine ed apparecchi
meccanici compresi I'installazione, il montaggio,
la riparazione e la manutenzione 0,869 28,3 0,21 0,91 0,61 2.728
Fabbricazione di macchine e apparec. elet.
non class. altrove 0,887 40,4 0,23 0,90 0,49 1.068
Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e
di apparecchiature per Ie comunicazioni 0,824 11,7 0,21 0,93 0,71 409
Fabbricazione di apparecchi medicali, di
apparecchi di precisione, di strumenti ottici e
di orologi 0,883 35,8 0,27 0,93 0,41 832
Fahbricazione di autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi 0,886 44,9 0,27 0,74 0,58 425
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 0,841 18,0 0,26 0,84 0,68 395
Fabhricazione di mobili; altre industrie
manifatturiere 0,862 22,0 0,26 0,90 0,61 1.716
Costruzioni 0,881 29,4 0,22 0,97 0,44 3.654
Commercio, manutenzione e riparazione di
autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di
carburante per autotrazione 0,785 5,0 0,35 0,95 0,69 1.026
Commercio all'ingrosso e intermediari del
commercio, autoveicoli c motocicli esclusi 0,829 7,0 0,31 0,86 0,51 4.791
Commercio al dettaglio, escluso quello di
autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni
personaIi e per la casa 0,798 7,0 0,27 0,87 0,71 2.422
Alberghi e ristoranti 0,856 22,6 0,23 0,94 0,62 1.335
Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 0,829 11,6 0,20 0,90 0,71 1.333
Attivita di supporto ed ausiliarie dei trasporti;
atrivita delle agenzie di viaggio 0,781 6,0 0,26 0,82 0,76 961
Attivita immohiliari 0,764 1,6 0,37 0,92 0,51 477
Informatica e attivita connesse 0,865 23,8 0,22 0,97 0,55 793
Altre attivita profcssionali ed imprenditoriali 0,825 9,0 0,32 0,75 0,58 2.633

Fonte: Israt, Indagini sui conti delle imprese
(a) I valori di gamma variano tra °e 1. Valori vicini all'unita indicano un elevato livello di inefficienza tecnica nel settore.
(h) II val ore del parametro gamma risulta non statisticamente diverso da zero.
(c) La stima dell'efficienza non risulta statisticamente significativa.
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Efficienza delle imprese ed "effetto distretto"

174

All'interno del segmento
delle piccole e medie impre
se manifatturiere e di note
vole rilevanza la distinzione
tra quelle che operano
all'interno dei distretti indu
striali e quelle attive in con
testi pill jrammentati. Il
distretto industriale viene
injatti visto come generato
re di economie di scala
"esterne ", sia materiali sia
irnmateriali, che influiscono
significativamente sulla per
formance produttiva e eco
nomica dell'impresa ivi loca
lizzata.

Partendo da queste con
siderazioni, si e sottoposta
a verifica empirica l'ipotesi
di una differenza in termini
di ejjicienza produttiva tra
Ie imprese appartenenti ad
un distretto industriale e le
imprese "isolate".

L 'analisi si e concentrata
sulle ripartizioni territoriali
del Centro-nord, nelle quali
la presenza dei distretti
industriali ealtamente signi
jicativa. I settori presi in
considerazione sono stati
l'industria tessile, la prepa
razione e concia del cuoio
(che include anche la jabbri
cazione di prodotti in cuoio
e pelle e caizature), l'indu
stria del legno e dei prodot
ti in legno e la jabbricazione
di macchine ed appareccbi

meccanici.
Per quanta riguarda l'iden

tificazione dei distretti, si e
partiti dalla classificazione
Istat, che dejinisce 199
distretti industriali; di que
sti, 104 sono caratterizzati
dalla presenza esclusiva di
piccole imprese ed i restan
ti 95 dalla presenza di pic
cole e medie imprese.

Per ciascun settore di atti
vita economica caratterizza
to dalla presenza significati
va di distretti industriali
sono state identificate le pic
cole e medie imprese unito
calizzate appartenenti al
distretto, classificandole in
base al comune in cui ogni
impresa ha sede (cia e stato
possibile utilizzando i dati
del censimento intermedio
dell'industria e dei servizi
del 1996). Sono state quindi
escluse Ie imprese pluriloca
lizzate.

L 'effetto distretto e stato
analizzato, all'interno dell'ap
proccio precedentemente de
scritto (cjr. il paragrafo
3.2.1), introducendo una
va ria bile dicotomica indican
te i'ap-partenen.za 0 meno al
di-stretto. it segno atteso del
coefficiente della va ria bile,
indicato come delta nella
Tavola 3.8, e negativo deter
minando una riduzione del
grado di inefficienza produt-

tiva. Per valutare pill atten
tamente il ruolo dell 'apparte
nenza al distretto quale jat
tore significatiuo per la
performance dell'impresa,
per ogni settore si e scelto di
effettuare la stima di effi
cienza per ciascuna delle
due tipologie di distretti. In
particolare, per i distretti del
primo tipo, caratterizzati
dalla presenza prevalente di
piccole imprese (quelle con
un numero di addetti minore
di 20) si e comparata l'effi
cienza di tali piccole imprese
appartenenti al distretto con
quella delle piccole imprese
"isolate".

Per i distretti del secon
do tipo, caratterizzati dalla
presenza di piccole e medie
imprese (quindi con un nume
ro di addetti compreso tra
20 e 249), si e scelto di valu
tare I'effetto distretto osser
vando separatamente le pic
cole imprese e Ie medie
imprese. E' opportuno sotto
lineare che ciascun insieme
di piccole imprese conside
rato in questa caso non
comprendeva quelle appar
tenenti a distretti del primo
tipo .

L'esplicita introduzione
delle due tipologie di distret
ti permette, all'interno di cia
scun settore, di specificare
pill dettagliatamente il ruolo
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Tavola 3.8 - Risultati della stima dell'efficienza tecnica nei distretti industriali per settore
- Anno 1996

Tipo eli Classe eli imprese Efficienza Delta Flasticita Elaxticita

SETfORI distretto tecnica (c) del del

(a) media (b) capitale lavoro

Industrie tessili Piccolc imprese 0,92 0,48 0,27 0,89

2 Piccole imprese 0,92 0,52 0,27 0,83

2 Medie imprese 0,98 -0,65 0,28 0,73

Preparazione e concia del cuoio; Piccole imprese 0,92 -0,26 0,27 0,82

fabbricazione di articoli da viaggio, borsc, 2 Piccole irnprese 0,92 -1,97 0,25 0,85

art. da correggiaio, selleria e calzature 2 Medie imprese 0,97 0,22 0,27 0,87

Ind. del legno e dei prodotti in legno e 1 Piccole irnprese 0,92 0,28 0,24 1,01

sughero, esclusi i mob iii; fabb. di 2 Piccole imprese 0,92 0,14 0,19 1,0

articoli di paglia e mat.da intreccio 2 Mcdie impresc 0,98 -0,04 Cd) 0,25 0,81

Fabb. di macchine ed app. meccanici 1 Piccole irnprese 0,89 1,70 0,23 0,99

compresi I'installazione, il montaggio, 2 Piccole imprese 0,90 2,31 0,24 0,99

la riparazione e la manutenzione 2 Medic imprese 0,94 1,14 0,20 0,82

Fonte: Istat, Indagini sui conti delle imprese; eensimento intermedio dell'industria e dei servizi (dati provvisori)

(a) II tipo di distretto 1 si rifcrisee ai distretti di piccole imprese; il tipo di distretto 2 si riferisec ai distretti di pieeole e medie imprese.

(b) La media dell'efficienza tecniea si riferisee a tutte Ie imprese appartenenti alia classe speeifieata.
(c) Valori negativi del parametro delta indieano una riduzione dellivello di ineffieienza tecnica.

(d) II pararnetro delta non risulta statistieamente diverso da O.

svolto da tale modello pro
duttivo. 1 risultati della stima

econometrica indicano, sulla
base del valore assunto dal
parametro delta, che l'effet
to distretto risulta rilevante
per le piccole imprese del

settore della preparazione e
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concia del cuoio e calzature,

mentre sembra non svolgere
un ruolo positivo per quelle
appartenenti all'industria mec
canica.

Nell'industria tessile l'ap
partenenza a distretti risulta

particolarmente Javorevole

solo per le imprese di media
dimensione (delta = -0,65).

Infine, nell'industria dellegno
sembra esserci una sostan
ziale equivalenza in termini
di performance tra le impre

se appartenenti a distretti e
quelle "isolate".
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ordinati secondo il livello dell'efficienza media, di
due che appartengono all'industria "tradizionale"
puo gia rappresentare un indizio del ruolo che
esternalita positive (i distretti industriali) possono
giocare per l'efficienza produttiva (per una analisi
dettagliata dei settori tradizionali e del ruolo dei
distretti, (cfr. il box: Efficienza delle imprese ed
"effetto distretto ''). Elevata risulta anche l'efficien
za delle imprese nel settore della fabbricazione
dei prodotti in metallo (76% di imprese nella clas
se 0,9 - 1), della fabbricazione di autoveicoli (45%)
e della fabbricazione di macchine ed apparecchi
elettrici (40%).

L'efficienza media settoriale non sembra legata
ad una determinata configurazione del processo
produttivo, espresso attraverso i valori della elasti
cita del prodotto all'impiego di capitale e lavoro.
Tra i settori pili efficienti, quelli della fabbricazio
ne e della lavorazione dei prodotti in metallo e
della fabbricazione di macchine ed apparecchi
elettrici utilizzano in modo pili intenso il fattore
lavoro (valori dell'elasticita pari a 0,92 e 0,90); il
valore pili basso di utilizzo del fattore lavoro si
osserva nella fabbricazione di autoveicoli (0,74) .

Con riferimento alla variabile dimensionale, in
molti settori manifatturieri spicca il grado di effi
cienza raggiunto dalle medie imprese (con 20-99
addetti), verificato soprattutto nel comparto tessi
le, in quello della lavorazione dei minerali non
metalliferi (vetro, ceramica), nell'industria dei
metalli, in quella della carta e nelle altre industrie
manifatturiere (rnobili). Le imprese medio-grandi
(con almeno 100 addetti) presentano livelli molto
elevati di efficienza, soprattutto nel settore di
macchine ed apparecchi meccanici.

Sotto il profilo territoriale, il quadro segnala
livelli di efficienza delle imprese centro-settentrio
nali sistematicamente superiori a quelli stimati per
il Mezzogiorno. Tuttavia, nel comparto dell'abbi
gliamento e in quello della lavorazione dei prodot
ti in metallo, quest'ultima ripartizione segnala livel
li di efficienza solo di poco inferiori alla media.

Nel settore delle costruzioni la distribuzione
delle imprese secondo l'efficienza e assimilabile a
quella riscontrata nei settori manifatturieri: il 29% e
compreso nella fascia 0,9-1 e la media dei coeffi
cienti delle singole imprese e pari a 0,88.

Nei comparti dei servizi, che esibiscono livelli
di efficienza mediamente inferiori a quelli indu
striali, Ie posizioni migliori sono quelle degli alber
ghi e ristoranti e dell' informatica, che mostrano
rispettivamente il 23% ed il 24% di imprese nella
fascia con un coefficiente di efficienza compreso
tra 0,9 e 1. In generale, in tutti i settori, sono mol
to elevati i valori delle elasticita del "prodotto" alla
quantita di lavoro.
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11 quadro generale dei dati relativi al 1996 rap
presenta quindi un sistema economico caratte
rizzato da un elevato livello di efficienza
soprattutto nel settore manifatturiero, in parti
colare in alcuni dei settori "tradizionali". Tali
risultati positivi sono raggiunti in presenza di un
elevato utilizzo del fattore lavoro ed in un quadro
di rendimenti crescenti, i quali indicano una
notevole sensibilita dei risultati produttivi alla
capacita utilizzata e, quindi, all'operare in condi
zioni adeguate di domanda.

Cia vale anche per l'industria delle costruzioni,
in cui gli alti livelli di efficienza potrebbero essere
collegati ai processi di ristrutturazione avviati dalle
imprese in seguito alla profonda crisi attraversata
dal settore nei primi anni '90. In molti dei settori
dei servizi, infine, sembrano esserci le condizioni
per futuri incrementi di efficienza tecnica.

3.2.2 - Le infrastrutture come fattore di
competitivitii per Ie imprese

La globalizzazione dei mercati, se da un lato ha
determinato un inasprimento della concorrenza
tra le imprese, dall'altro ha modificato il modo
stesso di intendere la competizione internaziona
Ie, mutandone persino le sue forme caratteristi
che. In precedenza, essa si manifestava soprattut
to a livello microeconomico attraverso la concor
renza tra impresa e irnpresa, attualmente va confi
gurandosi sempre pili come competizione tra
sistemi territoriali. In tale contesto, si assiste ad
una sfida tra le economie locali, in cui "vince" chi
riesce ad attrarre nuovi investimenti produttivi
dall'esterno dell'area.

I brillanti risultati registrati negli ultimi anni
dall'Irlanda e dal Galles possono rappresentare,
in qualche misura, un nuovo terreno di confron-
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to. In questi paesi, infatti, la presenza di precon
dizioni necessarie all'insediamento e allo svilup
po di iniziative imprenditoriali di successo
(abbondanza di manodopera con livelli di istru
zione elevati e di madrelingua inglese, disponibi
lita di aree per nuovi insediamenti, presenza di
agevolazioni da parte dello Stato eccetera) ha
favorito rilevanti investimenti dall'estero, acce
lerando COS! un circolo virtuoso di crescita eco
nomica. E' evidente che in questa prospettiva la
dotazione, non solamente quantitativa rna anche
qualitativa, di fattori infrastrutturali che un terri
torio puo vantare assume un rilievo ancora mag
giore rispetto al passato ai fini della localizzazio
ne di nuove imprese e del consolidamento della
crescita di quelle esistenti. In altri termini,
nell'attuale quadro di globalizzazione il livello di
cornpetitivita delle imprese e, al tempo stesso,
l'espressione e il prodotto della capacita del ter
ritorio di offrire agli imprenditori reti di tra
sporto e di telecomunicazioni efficienti, nonche
una logistica di sostegno adeguata e servizi ad
elevato val ore aggiunto. "Essere in rete", in parti
colare, significa, per un territorio e per le
imprese che su di esso insistono, intrattenere
rapporti privilegiati con altri territori e altre
irnprese, disponendo di canali di accesso diretto
a nuovi mercati, anche lontani.

In questo scenario appare utile approfondire
la conoscenza delle condizioni di operativita
dellepiccole e medie imprese italiane, conside
rando congiuntamente sia la dotazione oggettiva
di infrastrutture del territorio, sia il grado di sod
disfazione, relativo alla disponibilita di reti, di
servizi e di spazi per 10 sviluppo della loro atti
vita, degli operatori tramite un indicatore basato
sulle loro opinioni.

Utilizzando un campione di 2.700 imprese
manifatturiere tra i 6 e i 249 addetti, contattate in
occasione di un'indagine effettuata a settembre
1998 dall'Istituto G. Tagliacarne e dall'Unionca
mere, sonG stati rilevati i giudizi degli imprendi
tori relativi alle diverse tipologie di infrastrutture
legate allo sviluppo economico del territorio.
Per cia che riguarda i collegamenti stradali e
autostradali, e emerso un livello di soddisfazione
che caratterizza il 78,1% delle imprese: la quota
dei soddisfatti cal a pero sensibilmente se si
guarda alla collocazione dell'impresa rispetto ai
collegamenti ferroviari (56,1%) e ai collegamenti
con porti e aeroporti (57,60/0). La dotazione di
servizi di base (quali quelli idrici ed energetici)
non sembra invece rappresentare per le PMI un
fattore di criticita, dal momenta che viene rite
nuta soddisfacente dall'88% delle imprese. La
soddisfazione sulla collocazione territoriale
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dell'azienda appare diffusa anche considerando i
servizi pili avanzati (legali, logistici, di marketing
eccetera): solo il 26,3% degli imprenditori
lamenta, infatti, un'offerta di servizi alla produ
zione insoddisfacente nell'area in cui ha sede
l'azienda. Rilevante e infine il nueleo di PMI che
considera non soddisfacente la disponibilita di
aree dove sia possibile costruire nuovi impianti
produttivi (35,9%).

L'analisi comparativa tra gli indici di dotazione
infrastrutturale, ottenuti rapportando i valori
percentuali scaturiti dall'indagine alla media
nazionale, e l'indice di soddisfazione espresso
dagli imprenditori (calcolato in modo analogo al
precedente) relativo alle condizioni di accessibi
lita ad infrastrutture e servizi, ha consentito di
verificare in che misura il gap infrastrutturale sia
percepito, permettendo COS! di individuare 10
squilibrio tra la domanda e l'offerta di reti e ser
vizi nelle diverse macro aree geografiche. Pur
scontando differenti campi di variazione dei due
indicatori, dal confronto tra i livelli relativi
(rispetto alla media nazionale), dei due indici e
possibile valutare l'asimmetria tra dotazione e
grado di soddisfazione.

Con riferimento alle diverse tipologiedi infra
strutture, sono emersi risultati di particolare inte
resse. Per quanto riguarda il Nord-ovest si rileva
che:
- rispetto alle reti stradali e autostradali, sembra

che gli imprenditori abbiano difficolta piutto
sto rilevanti, dal momento che in tale area
l'indice di dotazione di queste infrastrutture e
nettamente superiore a quello riscontrato nelle
altre ripartizioni 029,9), mentre il grado di
soddisfazione e solo di poco superiore alla
media 003,2);

- un'asimmetria ancora pili sensibile si riscontra a
proposito dell'accesso ai servizi reali alle impre
se: il grado di soddisfazione degli imprenditori,
pur essendo superiore alla media nazionale
007,2), non raggiunge i livelli dell'indice di dota
zione 041,8).

L'area del Nord-est mostra alcune specificita
degne di nota. In particolare:
- il buon livello di infrastrutturazione stradale

(l'indice e pari a 110,4) non viene percepito
come tale dagli imprenditori dell'area (il grado
di soddisfazione e pari a 96,3); questo dato
potrebbe segnalare che l'economia del Nord
est, pur potendo vantare un grado di infrastrut
turazione comunque superiore a quello di altre
aree, necessita di interventi finalizzati ad accre
scerne ulteriormente la cornpetitivita, in modo
tale da supportare adeguatamente i ritmi di ere
scita del territorio;
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Tavola 3.9 - Confronto tra indici di dotazione infrastrutturale e di soddisfazione degli imprenditori rispetto
all'accesso ad infrastrutture e servizi, per ripartizione geografica - Anno 1998

TIPOLOGIE Dr INFRASTRUTTURA

Strade e autostrade

Rete ferroviaria

Porti e aeroporti

Servizi idrici ed energetici

Servizi aile imprese

Strade e autostrade

Rete ferroviaria

Porti e aeroporti

Servizi idrici ed energetici

Servizi aile imprese

Strade e autostrade

Rete ferroviaria

Porti e aeroporti

Servizi idrici ed energetici

Servizi aile imprese

Strade e autostrade

Rete ferroviaria

Porti c aeroporti

Servizi idrici ed energetici

Servizi aile imprese

Fonte: Indagine Istituto G. Tagliacarne-Unioncamere

Indice di dotazione
infrastrutturale

(Italia- l Ou)

129,9

108,4

114,9

118,1

141,8

110,4

97,2

93,4

105,1

82,9

105,3

105,6

104,2

97,8

135,5

70,5

92,5

87,5

85,3

59,8

Indice di soddisfazione
degli imprenditori

(Italia~100)

NORD-OVEST

103,2

108,4

110,2

104,0

107,2

NORD-EST

96,3

96,4

96,2

102,8

104,1

CENTRO

101,4

94,5

88,5

94,7

93,5

MEZZOGIORNO

97,1

93,6

96,3

90,6

81,1

- per quanta attiene ai servizi alle imprese, si regi
stra un'ineongruenza tra le opinioni degli
imprenditori, ehe si mostrano pili soddisfatti
della media (con un indiee di soddisfazione pari
a 104,1), e l'indiee di effettiva dotazione dell' area
(82,9), earatterizzata da un'evidente carenza; tale
apparente eontraddizione potrebbe essere let
ta, almena in parte, come indieazione di un'ele
vata effieienza delle strutture fornitriei di servizi
alle PMI dell' area.

Anehe nelle regioni del Centro ottengono
risultati interessanti:
- un primo elemento, ehe segnala uno searto tra

l'offerta e la domanda di infrastrutture, e data
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dal fatto ehe, a fronte di un'elevata disponibi
lira di servizi alle imprese 035,5), gli impren
ditori denotano una pereezione eomplessiva
mente negativa (93,5): can un ragionamento
opposto rispetto a quanta detto in preeeden
za si potrebbe affermare ehe questa gap per
eettivo e attribuibile a un'inadeguata qualita
delle prestazioni offerte dalle aziende di servi
zi dell' area;

- uno seostamento rilevante tra indiee di infra
strutturazione e grado di soddisfazione degli
imprenditori si riseontra anehe in relazione alla
disponibilita di porti e aeroporti: se la dotazione
e al riguardo superiore alla media 004,2) e possi-
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bile osservare che la localizzazione e considerata
inadeguata rispetto alle esigenze delle imprese
(l'indice di soddisfazione - pari a 88,5 - e il pili
basso delle quattro ripartizioni territoriali). Una
possibile spiegazione di questo sq~ilibrio

potrebbe rintracciarsi nella mancata cornspon
denza tra dislocazione geografica delle strutture
portuali e aeroportuali e la effettiva distribuzione
delle PMI sul territorio.

Con riferimento alle regioni meridionali e insu
lari si puo, infine, osservare che:
- in generale, le percezioni degli imprenditori

sono rneno negative di quanto sarebbe lecito
attendersi considerando il basso livello di dota
zione infrastrutturale che contraddistingue, in
misura pili 0 meno rilevante per i diversi fatto
ri considerati, l'area in questione. Cia si rileva in
modo particolare qualora si considerino le reti
stradali e autostradali e i servizi alle imprese,
fattori infrastrutturali per i quali il divario tra gli
indici supera addirittura i 20 punti. E' plausibile
ritenere che alla base della scarsa severita di
giudizio degli imprenditori, vi sia la minore
domanda di strutture e di servizi da parte delle
aziende meridionali, generalmente meno
orientate verso i mercati internazionali e, per
cia, con esigenze pili limitate.

In generale, l'analisi mostra come (almeno
sulla base delle valutazioni espresse dalle
imprese) la dotazione infrastrutturale non
abbia rappresentato un fattore determinante
per 10 sviluppo dei sistemi locali di piccola e
media impresa, il caso del Nord-est e dei diffe
renziali esistenti tra dotazione infrastrutturale
e relativo livello di soddisfazione suona come
una conferma di tale ipotesi. Va pero sottoli
neato che le carenze infrastrutturali possono
costituire un vincolo all'ulteriore crescita dei
sistemi dimpresa: 10 squilibrio tra domanda e
offerta appare, infatti, in molti casi, riconduci
bile alla presenza di criticita strutturali che
richiedono specifici interventi, senza i quali
ogni azione diretta a produrre miglioramenti
sul fronte della competitivita (incentivi fiscali,
ridisegno delle regole del mercato del lavoro)
rischia di rivelarsi incompleta e, al dunque,
inefficace.
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3.3 - Investimenti in ricerca e sviluppo e
propensione innovativa delle imprese

3.3.1 La ricerca e sviluppo in Italia nel
periodo 1996-1998

Sulla base dei dati raccolti su circa 1.500 impre
se e 270 enti pubblici, l'attivita di ricerca e svilup
po (R&S) ha mostrato nel periodo 1996-~998 .evi
denti segnali di recupero, dopo le dinarniche
negative registrate nel quinquennio 1991-1995. La
spesa complessiva per R&S, dopo aver fatto regi
strare una limitata rna costante riduzione in termi
ni reali durante la prima meta degli anni '90, e
infatti tornata ad aumentare nel 1996, con una
variazione, rispetto all'anno precedente, del 7,2%
in termini monetari 09.156 miliardi di lire contro
i 17.864 miliardi del 1995) e del 2,1% in termini rea
li. L'inversione di tendenza appare confermata
anche per gli anni pili recenti, come mostrano i
dati previsionali raccolti dall'Istat per il 1997 e
1998, che misurano incrementi monetari del
10,4% nel 1997 e del 6,4% nel 1998, corrisponden
ti a incrementi reali del 7,6% nel 1997 e del 3,6%
nel1998.

L' incidenza percentuale della spesa per R&S
sul Prodotto interno lordo nel 1996 ha presentato
livello analogo 0,02%) a quello registrato nel 1995
0,01%). I dati di previsione relativi al1997 e al1998
segnalano un lieve incremento, con valori pari,
rispettivamente, a 1,08% nel1997 e 1,11% nel1998.
Tali livelli risultano comunque ancora lontani sia da
quello raggiunto nel1991 0,24%), sia dai valori tipi
ci della maggior parte degli altri paesi OCSE. La
riduzione della spesa per ricerca nella prima meta
degli anni '90 ha provocato un peggioramento
della posizione italiana rispetto agli altri paesi
industrializzati. Con riferimento ai dati del 1996,
l'Italia si situa al ventesimo posto per livello degli
investimenti in ricerca in proporzione al Pil, men
tre, per ammontare della spesa (a parita di potere
d'acquisto), e al settimo posto nell'area OCSE,
dopo Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia,
Regno Unito e Corea.

Chi suolge l'attiuitd di ricerca

La rilevazione ha confermato che, anche nel
1996, oltre la meta dell'attivita di R&S in Italia (54%)
e stata svolta dalle imprese, il restante 46% della
spesa e stata effettuata dal settore pubblico, suddi
viso tra universita (25%), enti pubblici di ricerca
07%) e altre istituzioni pubbliche (4%). E' da sot
tolineare l'impegno delle imprese nel rnantenere
un elevato tasso di crescita negli investimenti in
R&S durante gli anni pili recenti (+7,4% nel 1996.
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Analisi dei principali indicatori economici strutturali
a livello provinciale

L'analisi dei 'fattori ambien
tali" che influenzano la competi
tiuitd delle imprese si riuela un
problema complesso per una
molteplicita di aspetti, tra i qua
li emerge quello relatiuo alla dif
ficoltd di definire la dimensione
territoriale rileuante. In tale con
testa, l'impiego di dati economi
ci a livello prouinciale, pur non
rappresentando una cbiaoe di
lettura "strutturata" come quel
la dei sistemi locali e dei distret
ti industriali, permette di coglie
re alcune significative differenze
dell'apparato produttiuo.

IIprimo indicatore, relatiuo al
grado di industrializzazione,
non solo misura la dimensione
dell'industria locale, ma da con
to, indirettamente, delle possibi
Uta di rapporti di collaborazione
rnateriale e immateriale dell'im
presa con Ie altre urtita produtti
ve localizzate nell'area. II secon
do indicatore, relatiuo al risulta
to conseguito sui mercati esteri,
fornisce informazioni su una
importante componente della
competitiuita complessiua del
sistema produttiuo. Nell 'inter
pretazione di tale indicatore
sana necessarie alcune cautele.
In particolare, i risultati otten uti
per Ie nuove province introdotte
nel 1995 sana probabilmente
sottostimati. Infine, il grado di
terziarizzazione relatiuo ai ser
oizi reali e finanziari alle impre
se, pur risentendo di importanti
limiti quali la sua definizione in
base agli addetti, l'impiego di
settori di attivita economica
piuttosto aggregati e la natura
spesso polifunzionale di alcune
delle tipologie di servizi conside
rate, permette di definire una
misura dell'offerta di servizi alle
imprese a livello locale.
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Le province di Milano, Bolo
gna, Torino, Firertze, Parma,
Prato, Modena, Verona, Porde
none, Treuiso, Reggio Emilia,
Udine, Bergamo, Novara, Vene
zia, Vicenza e Como, presentan
do ualori superiori alla media
nazionale per tutti gli indicatori
sopra considerati, si caratteriz
zano come aree dotate di una
struttura industriale suiluppata e
competitiua sui mercati esteri e
di una offerta di seruizi reali e
finanziari alle imprese relatiua
mente elevata. A tale gruppo
appartengono, per estensione,
anche Brescia e Varese, provin
ce cbe, purpresentando ualori di
poco inferior: alla media nazio
naleper l'indicatore di competiti
vita sui mercati esteri, probabil
mente poicbe il loro sistema pro
duttiuo emaggiormente riuolto al
soddisfacimento di una doman
da interna qualificata, hanna un
grado di industrialtzzazione
malta elevato ed una buona
offerta di seruizi alle irnprese.

Le province di Gorizia, Ver
celli, Cbieti, Cuneo, Lucca, Arez
zo, Alessandria e Mantova pre
sentano anch 'esse un tessuto
economico suiluppato e competi
tiuo sui mercati esteri, ma sof
frono per una dotazione di ser
oizi alle imprese relatiuamente
inferiore alle precedenti aree.

Tra le province che presenta
no un elevato grado di industria
lizzaztone, ma risultano meno
competitive sui mercati esteri, si
trovano Padova, Biella, Siena,
Ravenna, Forl~ Cesena, Pisa,
Ancona, Piacenza, Ferrara e
Pistoia (per loro anche la dota
zione di servizi alle imprese
risulta relativamente soddi~fa

cente) ed inoltre, Lecco, Pesaro
Urbina, Lodi, Perugia, Cremona,

Asti, Pavia, Verbania, Belluno,
Ascoli Piceno, Macerata, Rouigo,
Teramo e Frosinone, che inuece
hanna una dotazione di seruizi
relatioamente insoddisfacente.

Tra le province che presen
tano un grado di industrializza
zione inferiore alla media
nazionale (ma comunque supe
riore ad una soglia del 4%,
pari a circa la meta della
media nazionale) ed un eleva to
grado di competitiuitd sui mer
cati esteri si distinguono, can
una dotazione di seruizi relati
vamente soddisfacente, Trieste,
Balzano, Aosta, Terni, Trento
e, can una offerta di seruizi
relatiuamente arretrata, Massa
Carrara, Isernia, Savona, e
Latina.

Per quanta riguarda le re
stanti province, Genova e Rimini
si qualificano come reaIta locali
relatiuamente suiluppate nei ser
uizi, mentre alcune province del
Mezzogiorno (quali L'Aquila,
Taranto e Avellino) presentano
livelli di cornpetitiuitd sui mercati
esteri non malta distanti dalla
media nazionale, pur esibendo
un'offerta locale di seruizi alle
imprese ancora malta modesta.
Alcuni segnali di suiluppo, che
comunque si collocano in un qua
dro nettamente piu arretrato
rispetto alle aree maggiormente
suiluppate del Paese, provengo
no da altre province del Sud
quali Napoli, Caserta, Brindisi,
Leece e Bari. Queste, pur pre
sentando un grado di industria
lizzazione modesto e una dota
zione di servizi inferiore alla
media nazionale, mostrano livel
li di competitivita sui mercati
esterni contenuti, ma ormaipros
simi a quelli delle province meno
competitive del Centro-nord.
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con previsioni del +11,0% per il 1997 e del +6,3%
per il 1998), verificata in particolare per Ie impre
se di dimensioni pili elevate.

Dal punto di vista strutturale, la R&S svolta dal
Ie imprese su base sistematica e concentrata nel
segmento delle grandi imprese: circa 1'800/0 della
spesa e infatti sostenuta da aziende con almeno
500 addetti, mentre quelle con meno di 50 addetti
contribuiscono solo per il 2% del totale. Un eleva
to grado di concentrazione della spesa per R&S e
confermato anche da altri indicatori: Ie prime 30
imprese per dimensione assorbono il 53% della
spesa per R&S, Ie prime 50 imprese il 64% e Ie pri
me 100 imprese il 76% del totale.

La distribuzione settoriale dell'attiuita di R&S

I dati sulla R&S svolta nel 1996 confermano dif
ferenziazioni significative tra settori economici. I
settori con pili alta intensita di ricerca sono quello
chimico e farmaceutico, quello della fabbricazio
ne di apparecchiature elettroniche per telecornu
nicazioni, il settore automobilistico e quello aero
spaziale, i quali erogano complessivamente oltre il
50% della spesa.

Tra i settori ad elevata propensione alia ricerca,
quelli che hanno presentato un maggior incre
mento di spesa in termini monetari tra il 1995 e il
1996 sono stati la chimica di base (+24,5%), Ie
costruzioni automobilistiche (+6,9%), Ie costru
zioni aerospaziali (+4,7%) e la produzione di appa
recchiature per telecomunicazioni (+0,4%). Nel
settore farmaceutico si e invece registrata, tra il
1995 e i11996, una riduzione del 2% della spesa per
R&S, anche se i soggetti in esso operanti prevedo
no un netto recupero nel biennio successivo
(+2,2% nel1997 e +8,6% nel1998).

La R&S nei gruppi industriali e le attiuitd di col
laborazione

Dalla rilevazione dell'Istat sulle attivita di R&S
possono essere tratte anche informazioni sui ruo
10 dei principali gruppi industriali nella promo
zione della ricerca. Nel 1996, il 72% della spesa e
stato sostenuto da imprese appartenenti a gruppi
industriali nazionali, il 14% da imprese facenti par
te di gruppi europei e circa il 6% da imprese con
trollate da gruppi industriali con sede al di fuori
dall'Unione europea. Solo 1'8% della spesa si riferi
sce ad attivita svolte da imprese non appartenenti
a gruppi industriali.

Complessivamente, la spesa per ricerca svolta
in Italia da imprese appartenenti a gruppi indu
striali non italiani ammonta a circa il 20% del tota
Ie. Tale percentuale, come e risultato da un recen
te studio dell'OCSE, e inferiore solo a quelle
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dell'Australia (46%), del Canada (37%) e della Spa
gna 03%), il che segnala un certo grado di dipen
denza, per quanto riguarda l'orientamento delle
attivita di ricerca svolte in Italia, dalle strategie del
le societa multinazionali presenti nel nostro Paese.
Nei principali paesi partner dell'Italia I'influenza
dei gruppi industriali a carattere multinazionale
risulta piu contenuta, almeno con riferimento al
contributo di tali gruppi alia spesa nazionale per
R&S: esso e infatti del 18% in Gran Bretagna, del
17% in Olanda, del 16% in Germania, del 15% in
Francia, del 14% negli Stati Uniti e del 13% in
Svezia.

11 jinanziamento delta ricerca

Nel 1996, dei 10.247 miliardi di lire spesi per
attivita di ricerca nelle imprese, il 12,9% e stato
finanziato dalle amministrazioni pubbliche
mediante forme diverse di incentivazione, con
tributi e commesse: tale quota e significativamen
te inferiore a quella del 1995 06,5%). La percen
tuale di finanziamento proveniente dall'estero e
invece aumentata dall'8,2% nel 1995 al 9,6% nel
1996. Altri soggetti (fondazioni, associazioni, pri
vati eccetera) hanno infine contribuito al finan
ziamento della ricerca delle imprese per meno
dell'l%. Di contro, degli 8.909 miliardi spesi per
R&S dal settore pubblico (enti pubblici e univer
sita) Ie imprese italiane hanno finanziato meno
del 3%.

Nel complesso, Ie imprese italiane hanno con
tribuito per il 43% al totale degli investimenti
nazionali in R&S intra-muros (cioe quella effettuata
internamente aile imprese, pari a 19.155 miliardi
di lire), dato questo che caratterizza l'Italia, in
ambito OCSE, come un paese in cui la ricerca
(anche quella svolta dalle imprese) e fortemente
sostenuta dal settore pubblico. Negli altri paesi
l'attivita di R&S e infatti finanziata in percentuale
mediamente piu elevata direttamente dalle irnpre
se: in particolare, tale quota risulta molto elevata in
Corea (77,8%), in Giappone 03,4%), in Svizzera
(67,5%)) in Irlanda (67,4%), in Belgio (64,2%), in
Svezia (65,6%), negli Stati Uniti (62,5%), in Gerrna
nia (60,8%) e in Finlandia (59,5%).

Il personale addetto alta ricerca

L'occupazione complessiva nell'attivita di R&S,
dopo la flessione del 1995, ha presentato nel 1996
un modesto aumento (+0,4%). In termini assoluti
sono state rilevate 142.288 unita di personale
impegnate in attivita di ricerca (espresse in "equi
valenti tempo pieno"), di cui 76.441 ricercatori,
rispetto aile 141.789 unita del 1995, di cui 75.536
ricercatori.
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LA SITUAZIONE DEL PAESE

La presenza della pubblica amministrazione
nelle aree distrettuali

Il ruolo dell 'offerta di servizi
della puhhlica amministrazione
come jattore amhientale che inci
de sulla competitiuita complessiva
delle diverse aree del paese
appare ormai un elemento centra
le del dihattito sulle caratteristi
che dello sviluppo produttivo a
livello territoriale. In questa qua
dro, un'analisi della presenza del
le istituzioni puhhliche nelle aree
interessate dai distretti industriati
puo jornire ulteriori elementi di
valutazione sulle caratteristiche
del contesto in cui operano le
imprese distrettuali. Le injorma
zioni presentate si hasano sui dati
(proinnsori) presenti nell'archivio
ASIP - Archivio statistico delle isti
tuzioni puhhliche - dell'Istat, ag
giornato al31 dicemhre 1996.

Le istituzioni puhhliche considera
te sono state distinte in relazione
alla lorojunzione amministrativa:
uffici perijerici dei Ministeri che
hanno cornpetenze territoriali; enti
produttori di servizi economici;
enti produttori di servizi sanitari;
enti produttori di servizi assisten
ziali, culturali e ricreativi. Sono
stati esclusi dall'analisi gli uffici

. centrali dei Ministeri, in quanta
essi svolgono una junzione di
coordinamento generale delle atti
vita amrninistratiue, mentre e sta
ta considerata la presenza dei
rispettiui ufficiperiferici. Sono sta
ti analizzati, inoltre, gli enti terri
toriali produttori di servizi econo
mici, sanitari e culturali, e
un 'attenzione particolare e stata
rivolta all'offerta jormativa in

relazione alla presenza di specifi
che tipologie di scuole superiori,
le quali possono javorire l'inseri
mento dei giovani nel tessuto pro
duttivo locale, e di istituti di jor
mazione professionale, intesa
come risposta alle esigenze delle
imprese locatio
Da una prima lettura dei risultati
ottenuti, risulta chiara la tendenza
generale ad una maggiore diffusio
ne delle istituzioni puhhliche nelle
realta non distrettuali, in termini
sia di uffici presenti, sia di dipen
denti impiegati in rapporto alla
popolazione. Tale jenomeno in
parte si spiega considerando la
dislocazione territoriale uniforme
della puhhlica amministrazione,
che potrehhe implicare una minore
presenza relativa di offerta di ser-
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Tavola 3.10 - Uffici periferid e dipendenti dell'Amministrazione centrale dello Stato, per ttpolo
gia di localizzazione e Ministero di appartenenza - Anno 1996

AREE NON DISTRETIUALI AREE DISTRETTIJAU ITALIA

MINISTERI Ufficiper Dipendenti Ufficiper Dipendenti Ufficiper Dipendenti
miliane di per milione milione di per miliane milione di per milione

abitanti di abitanti abitanti di abitanti abitanti di abitanti

peM 1,2 19 0,2 2 0,9 15
Tesoro 6,3 245 4,2 99 5,8 209
Finanze 41,8 1.185 29,8 657 38,9 1056
Grazia e Giustizia 4,1 10 1,7 6 3,6 9
Istruzione 2,3 187 2,0 100 2,2 166

Interno 2,4 150 1,9 91 2,3 136
Lavori puhhlici 1,9 59 1,4 23 1,8 51
Trasporti 5,0 130 2,6 64 4,4 114

Politiche agricole 0,6 15 0,1 4 0,5 12

Industria, comm. c artig. 4,0 10 2,9 4 3,7 8
Lavoro 5,6 286 4,9 143 5,4 251

Sanita 2,1 16 0,7 3 1,8 13
Amhiente 10,8 473 6,2 116 9,7 386

ltalia 88,1 2.787 58,8 1.312 81,0 2.479

Fonte: Istat, Archivio statistico delle istituzioni puhhliche (dati provvisori)
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3. EFFICIENZA E COMPETITIVITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO NELLA PROSPETTIVA EIJROPEA

vizi in aree ad elevata densita di
popolazione.
Per quanta riguarda gli uffici
periferici dell 'amministrazione
centrale, gli indici calcolati per
le aree distrettuali misurano 58
uffici (rispetto agli 88 delle
aree non distrettuali) e 1,312
dipendenti (rispetto ai 2.787
delle aree non distrettuali) ogni
milione di ahitanti. Ancbe per
quanta riguarda gli enti produt
tori di servizi economici, esclu
dendo le Camere di commercio
che banno una localizzazione
prouinciale, si rnanifesta uri
relativo sottodirnensionamento

delle aree distrettuali rispetto a
quelle non distrettuali.
Se si considerano anche le Came
re di commercio, emerge tuttavia
una netta dtffereriziazione tra le
due tipologie di area per quanta
riguarda la distribuzione dei
dipendenti degli enti produttori di
seruizi economici. Nelle aree
distrettuali it 49,3% dei dipenden
ti degli enti produttori di seruizi
economici opera all'interno delle
Camere di commercio, rispetto
ad un'incidenxa pari al 26,2%
nelle aree non distrettuali. Un
interessante elemento di differen
ziazione tra le due aree e quello

relativo alla composizione delle
scuole superiori per tipologia.
nelle aree distrettuali emergono
incidenze maggiori a quelle relati
ve alle aree non distrettuali per
quanta riguarda gli istituti per
I 'artigianato, gli istituti tecnici
industriali, gli istituti per il com
mercio e il turismo. Ancbe l'offer
ta formativa di tipo professionale
e maggiormente frequente nelle
aree distrettuali e presenta un
numero proporzionalmente piu
elevato di iniziative formative
rivolte agli occupati rispetto a
quelle che tendono a dare una
qualifica di hase.

Tavola 3.11 - Uffici periferici e dipendenti degli enti erogatori di servizi economici per tipologia
di localizzazione e di ente di appartenenza - Anno 1996

AREE NON DIS'JRElTUALI AREE OISTRElTUALI ITALIA
ENTIEROGATORI 01 Uffici per Dipcndcnti Uffici per Dipendcnti Uffici per Dipendenti
SERVIZI ECONOMIC! milione di per milione milione di per milione milione di per milione

abitanti di abitanti abitanri di abitanti abitanti di abitanti

Enti di sviluppo agricolo 0,3 95 0,1 7 0,3 74
Autorita portuali 0,4 43 0,3 33
Iacp Ater 1,9 148 2,1 70 1,9 129
Aci 1,9 24 1,6 30 1,8 25
Consorzi 0,2 62 0,2 5 0,2 48

Fonte: Istat, Archivio statistico delle istituzioni puhhliche (dati provvisori)

Tavola 3.12 - Iscritti a corsi di formazione professionale per localizzazione e tipologia di corsi
- Anno formativo 1995-1996 (valori assoluti e composizioni percentuali)

AREE NON DISTRElTUALI AREE DISTI\ElTUALI ITALlA
TIPOLOGIA DI CORSI

Numero % Numero % Numero %

Prima qualifica 68.196 31,4 23.292 34,4 91.488 32,1
Secondo livello 56.261 25,9 12.451 18,4 68.712 24,1
Per disoccupati 25.562 11,8 4304 6,4 29.866 10,5
Per occupati 47.092 21,7 22.241 32,9 69.333 24,3
Corsi di specializzazione 19.996 9,2 5.390 8,0 25.386 8,9

Totale 217.107 100,0 67.678 100,0 284.785 100,0

Fonte: Istat, Archivio statistico delle istituzioni puhbliche (dati provvisori)
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Tavola 3.13 - Spese per R&Sintra-muros - Anni 1991-1998 (miliardi di lire)

ANNI VALORI ASSOLUTI VARIAZIONI % SU
ANNO PRECEDENTE

RAPPORTO 'Yo
SUL PIL

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997 (a)
1998 (a)

Prezzi
correnti

17.657
17.958
17613
17390
17864
19.156
21.152
22.501

Prezzi
costanti 1990

16.396
15.933
14.971
14.286
13.969
14.270
15.355
15.911

Prczzi
correnti

1,7
-1,9
-1,3
2,7
7,2

10,4
6,4

Prezzi
costanti 1990

-2,8

-6°
-4:6
-2,2
2,1
7,6
3,6

1,24
1,20
1,14
1,06
1,01
1,02
1,08
1,11

Fonte: Indagine sulla ricerca scientifica e 10 sviluppo sperimentale nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche
(a) Stime su dati di previsione.

Tavola 3.14 - Spese e personale di R&S nei paesi OCSE - Anno 1996

PAESI

SPESA

Totale (a)
(rnilioni di dollari)

%su Pi!

PERSONALE (b)

Totale di cui
ricercatori

Stati Uniti
Giappone
Germania
Francia
Regno Unito
Corea
Italla
Canada
Paesi Bassi (c)
Svezia (c)
Australia (d)
Spagna
Belgio (c)
Austria
Messico (c)
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Polonia

193.780
82.816
39.624
27.786
21.249
17.252

11.795
10.702
6.378
5.948
5.546
5.104
3.391
2.595
2.162
2.373
2.504
1698
1.752

2,62
2,83
2,28
2,32
1,94
2,79

1,02
1,66
2,08
3,59
1,62
0,87
1,59
1,50
0,31
2,01
2,59
1,71
0,76

891.783
459.138
318.384
270.000
135.703

142.288
134.600
79.256
62.635
86.606
87.565
38449
24.458
33.297
30.841
33.634
23.938
83.348

962.700
617.365
231.128
151.249
148.000
99.433

75.441
82.240
34.038
33.665
56.743
47342
22.918
12.821
19.434
16.361
16.863
15.931
52.474

Fonte: OCSE
(a) Valori espressi in parita di potere d'acquisto.
(b) In unita equivalenti a tempo pieno.
(c) Anno 1994.
(d) Anno 1995.

La tendenza deU'occupazione nel 1996 non e
stata omogenea nei diversi settori istituzionali:
infatti, mentre neUe imprese si e registrato un
recupero (+ 1%) rispetto aUa forte contrazione
(quasi il 5%) verificatasi nel 1995, neUe amministra
zioni pubbliche vi e stata una diminuzione del 2,5%
(-2% nella sola categoria dei ricercatori), principal
mente a causa del blocco deUe assunzioni che ha
interessato la maggior parte degli enti pubblici.

All'interno del segmento delle imprese si rile
va, infine, un significativo aumento degli addetti
aUa R&S nei settori dei servizi, con valori pari a

184

+19,6% nei trasporti, +19,8% neUe comunicazioni,
+16,4% nei servizi aUe imprese e +3,4% nei centri
di ricerca privati.

3.3.2 - L'innooaxione tecnologica neli'indu
stria italiana

La capacita deU'industria di sviluppare nuovi
prodotti 0 di introdurre nuovi processi di produ
zione e uno dei principali indicatori, non solo
deU'efficienza del sistema produttivo, rna anche
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Tavola 3.15 - Personale irnpegnato nella R&S intra-muros - Anni 1980-1996

ANN I PERSONALE Dr R&S (a)
VARIAZIONI % RISPETTO ALL'ANNO

PRECEDENTE

Totale di cui: ricercatori Totale di cui: ricercatori

1980 95.803 46.999
1981 102.836 52.060 7,3 10,8
1982 105.927 56.707 3,0 8,9
1983 112.743 63.021 6,4 11,1
1984 112.884 61.979 0,1 -1,7
1985 117.887 63.759 4,4 2,9
1986 122.352 67.844 3,8 6,4
1987 128.175 70.556 4,8 4,0
1988 135.665 74.833 5,8 6,1
1989 140.496 76.074 3,6 1,7
1990 144.917 77.876 3,1 2,4
1991 143.641 75238 -0,9 -3,4
1992 142.855 74422 -0,5 -1,1
1993 142.171 74434 -0,5
1994 143.823 75.722 1,2 1,7
1995 141.789 75.536 -1,4 -0,2
1996 142.288 76441 0,4 1,2

Fonte: Indagine sulla ricerca scientifica e 10 sviluppo sperimentale nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche
(a) In unita equivalenti a tempo pieno.

della sua capacita di competere a livello internazio
nale e di assicurare la sua crescita nellungo periodo.
La sempre pili forte pressione concorrenziale cui
sono sottoposte le imprese industriali sta influen
zando la natura dei processi di innovazione, in par
ticolare dell'innovazione tecnologica, la quale non e
infatti pili considerabile, per le imprese che opera
no su mercati aperti alla concorrenza, come
un'opportunita finalizzata ad assicurarsi un vantag
gio competitivo, rna piuttosto come una condizio
ne necessaria per restare sui mercato.

Nel periodo 1994-1996, la meta circa delle
imprese industriali italiane ha introdotto prodotti 0

processi di produzione tecnologicamente nuovi,
mentre sola mente un terzo di esse aveva adottato
analoghe innovazioni tecnologiche nel periodo
1990-1992. Da questo primo dato emerge il caratte
re sempre pili pervasivo dei processi di innovazio
ne tecnologica in cui svolgono un ruolo essenziale
le tecnologie dell'informazione e della comunica
zione. Queste inducono cambiamenti, talvolta rivo
luzionari, nelle fasi di progettazione, sviluppo e
industrializzazione di nuovi prodotti, rna anche nei
processi e nell'organizzazione della produzione e,
in misura non trascurabile, nella gestione aziendale
e nelle attivita di immagazzinamento, trasporto e
vendita.

Piti in dettaglio

La seconda rilevazione europea sull'innovazio
ne tecnologica, condotta per l'Italia dall'Istat su un
campione di oltre cinque mila imprese rappre-

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998

sentative delle circa 40 mila imprese industriali ita
liane con 20 addetti e oltre, indica la crescente dif
fusione delle attivita innovative: il 49,70/0 delle
imprese considerate ha infatti introdotto innova
zioni tecnologiche nel periodo 1994-1996 e tale
quota e significativamente superiore a quella (pari
al 33,1%) di imprese innovatrici sui totale risultato
dalla precedente rilevazione, condotta con riferi
mento al periodo 1990-1992.

Le circa 20 mila imprese innovatrici dell'indu
stria in senso stretto occupavano, nel 1996, oltre
due milioni di addetti, mentre quelle non innovatri
ci assorbivano poco pili di un milione di addetti. In
termini di fatturato, le prime hanno realizzato oltre
800 mila miliardi di lire di vendite, a fronte dei 287
mila fatturati dalle imprese non innovatrici.

Nel periodo 1994-1996 il comparto delle mac
chine per ufficio mostra la pili alta presenza di
imprese innovatrici (67,6% del totale), seguito da
quelli della fabbricazione di apparecchi di preci
sione (63%) e della fabbricazione di macchine e
apparecchi meccanici (62,7%). Una presenza rela
tivamente inferiore di imprese innovatrici e
osservata nei settori del tessile-abbigliamento e
calzaturiero, oltre che in quelli estrattivi e della
produzione e distribuzione di gas ed energia elet
trica. Il quadro che emerge e quindi quello di
un'attivita innovativa diffusa e consolidata nei set
tori manifatturieri caratterizzati da dimensioni
relativamente elevate.

Particolarmente significativo appare, a livello set
toriale, il confronto tra i dati del periodo 1994-1996
e del triennio 1990-1992. In linea con la tendenza
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Tavola 3.16 - Imprese innovatrici e non innovatrici nell'industria in senso stretto, per classe di ad
detti e settore di attivita economica - Anno 1996

CLASSI DI ADDETT!
SETTORI DI ATT!VITA ECONOMICA

IMPRESE INKOVATRICI

Imprese Addetti Fatturaro
rotale (a)

IMPRESE NON INNOVATRICI

Impre se Addetti Fatturato
torale (a)

20~49

50-249
250~499

500 e oltre

Totale

Industrie estrattive
Ind. alimentari, bevande, tabacco
Industrie tessili
Confezione di articolo di vestiario
Cuoio e calzature
Industria dellegno (escluso mobili)
Ind. della carta e del cartone
Stampa, editoria
Raffinerie di petrolio e coke
Industrie chimiche
Gomma e plastica
Prodotti da minerali non metal.
Produzione metalli e lcghe
Fabbricazione prodotti in metallo
Fabbric. macchine apparecchi meccanici
Fabbric. macchine per ufficio
Fabbric. macchine e apparecc. clettrici
Fabbric. apparecc. radio tv e telecomunicazioni
Fabbric. apparecc. di precisione, ottici, orologi
Autoveicoli, motori, carroz., rimorchi
Fabbric. altri mezzi di trasporto
Mobili e altre industrie manifatturiere
Recupero e preparazione per riciclaggio
Produzione di energia elettrica e gas
Raccolta e distribuzionc acqua

Totale

12.865 377.806 112.020 15.349 437.302 108346
5919 603895 209.585 4.362 401.463 122.621

592 203.412 74.583 370 89.856 31.499
450 904.561 409.478 98 92.237 25259

19.826 2.089.674 805.666 20.078 1.020.857 287.725

84 3274 841 232 16.410 3.018
1.662 167.318 106.963 1.082 67.447 35130
1.288 101.397 28.53] 2.042 111.803 26.461
1.167 57.387 17121 2.344 107155 19.510

750 38.980 . 13439 1789 78.565 19.713
43] 21.823 6103 611 22.162 4825
375 38.081 15.572 403 23.123 9890
607 53032 20.475 669 33.4]8 9.866

45 20.122 38.833 66 4274 4.087
766 150186 84.728 473 40716 17.606

1103 93.202 27.793 1.024 42.109 13.353
867 87843 24.060 1.290 64152 14.441
461 88.39] 37254 542 39.184 ]6.904

3.201 158.244 38.862 2.440 101.217 21.882
3.043 308.541 98.840 1.808 91.626 25.682

71 18263 11.358 34 916 76
933 107.878 31.239 712 34855 7.558
319 73920 17.021 220 11565 2.302
517 46615 12.2] 8 303 ]4.866 3300
341 162.392 63.537 348 21.922 6.476
214 76.960 21.114 221 15.704 3.730

1.430 78.262 26.501 1.209 53.897 12838
36 1.573 497 24 915 299
54 127.931 60.687 133 14.854 7.421
62 8.060 2.079 56 8.001 1.356

19.826 2.089.674 805.666 20.078 1.020.857 287.725

Fonte: Istat, Rilevazione sull'innovazione tecnologica nelle imprese industriali, 1994-1996 (dati provvisori)
(a) Valori in miliardi di lire.

generale alla crescita della percentualc di imprese
innovatrici, quasi tutti i settori hann<YHlmentato la
loro "intensita innovativa". Mentrc, iperc>, i settori
che avevano gia un'elevata prescnz.t di imprese
innovatrici hanno registrato aumcnti contenuti,
l'intensita innovativa di settori piu tradizionali e
aumentata in misura estremamente significativa,
con una vera esplosione in settori come quelli del
la fabbricazione di mobili (+28%), della fabbrica
zione di prodotti in metallo (+23%) e dell'abbiglia
mento (+22%).

In definitiva, emerge come l'innovazione tee
nologica stia diventando piu accessibile a imprese
operanti in settori che sinora avevano considerato
il contenuto "tecnologico" dell'attivita innovativa
come secondario rispetto allo sviluppo di pro
dotti nuovi "esteticamente" 0 all'adozione di inno
vazioni organizzative. E' ipotizzabile che questo
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nuovo interesse per l'innovazione tecnologica sia
essenzialmente legato alle tecnologie informati
che, che trovano ormai larga applicazione anche
all'interno di imprese operanti nei settori tradi
zionali.

Il fenomeno sembra confermato dall'analisi
dell'intensita innovativa nelle diverse classi dimen
sionali. Al crescere della dimensione aziendale
aumenta anche la percentuale di imprese che
all'interno di quella classe dimensionale ha intro
dotto innovazioni tecnologiche. Nella classe da 20
a 49 addetti l'incidenza delle imprese innovatrici
sul totale e comunque gia pari al 45,6% e diventa
dell'82, 1% nella classe con oltre 500 addetti. Que
sta forte correlazione tra dimensione d'irnpresa e
propensione a innovare era emersa anche per il
periodo 1990-1992, rna i dati piu recenti segnalano
un forte recupero della piccola dimensione.
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L'incremento della propensione all'innovazione
tra i due periodi analizzati e infatti assai elevato per
le imprese con 20-49 addetti (+20 punti percen
tuali) e rallenta con l'aumentare della dimensione
media aziendale (+13 punti nella classe 50-249
addetti, +11 punti nella classe 250-499 addetti, +4
punti nella classe oltre 500 addetti),

Innovazioni di prodotto e innovazioni di processo

Le rilevazioni statistiche sull'innovazione tec
nologica sono essenzialmente finalizzate ad indivi
duare in Quale misura le imprese introducano sul
mercato prodotti tecnologicamente nuovi 0

migliorati, oppure adottano processi di produzio
ne tecnologicamente nuovi 0 migliorati. L'indagi
ne relativa al periodo 1994-1996 ha previsto la rile
vazione di un ulteriore fenomeno: l'avvio di pro
getti di innovazione tecnologica che non siano

pero stati portati a termine nel periodo di riferi
mento. I114,5% delle imprese innovatrici ha intro
dotto solamente innovazioni di prodotto e il
23,7% solamente innovazioni di processo. La mag
gioranza delle imprese, il 58,5%, ha invece intro
dotto contemporaneamente innovazioni sia di
prodotto, sia di processo.

L'innovazione orientata ai soli prodotti 0 ai soli
processi e quindi una realta quantitativamente limi
tata che si riferisce soprattutto ai casi in cui parte
dell'attivita innovativa e stata anticipata al periodo
precedente 0 rimandata al periodo successivo a
quello di riferimento. L'innovazione tecnologica si
conferma pero come un'attivita che rende neces
sario migliorare costantemente e contempora
neamente prodotti e processi di produzione.

Le imprese che hanno innovato esclusivamente
i prodotti sono relativamente pili numerose nei

Tavola 3.17 - Imprese innovatrici per tipo di innovazione introdotta nel periodo 1994-1996, per clas-
se di addetti e settore di attivita economica (composizioni percentuali)

CLASSI Dr ADDETTI Solo i Solo i Prodotti e Progetti di Totale
SETTORI Dr ATTIVITA ECONOMICA prodotti processi processi innovazione

in corso

20-49 15,4 25,6 55,1 3,8 100,0
50-249 13,2 21,1 63,2 2,4 100,0
250-499 11,0 17,1 69,1 2,9 100,0
500 e oltre 10,2 10,7 76,4 2,7 100,0

Totale 14,5 23,7 58,5 3,4 100,0

Industrie estrattive 57,1 40,5 2,4 100,0
Ind. alimentari, bevande, tabacco 10,5 33,2 53,6 2,8 100,0
Industrie tessiii 13,1 30,8 53,7 2,4 100,0
Confezione di articolo di vestiario 17,5 40,4 33,4 8,7 100,0
Cuoio e calzature 10,8 24,3 59,5 5,5 100,0
Industria dellegno (escluso mobili) 3,5 26,2 69,7 0,7 100,0
Ind. della carta e del cartone 17,3 31,6 46,0 5,1 100,0
Stampa, editoria 3,8 49,9 45,6 0,7 100,0
Raffinerie di petrolio e coke 2,3 6,8 77,3 13,6 100,0
Industrie chimiche 11,9 15,5 71,1 1,6 100,0
Gomma e plastica 12,9 13,0 72,0 2,2 100,0
Prodotti da minerali non metal. 9,9 30,2 51,6 8,3 100,0
Produzione metalli e leghe 11,7 31,5 50,1 6,7 100,0
Fabbricazione prodotti in metallo 9,4 28,6 60,2 1,8 100,0
Fabbric. macchine apparecchi meccanici 28,4 8,1 61,7 1,7 100,0
Fabbric. macchine per ufficio 25,4 7,0 67,6 100,0
Fabbric. macchine e apparecc. elettrici 17,4 14,2 63,3 5,2 100,0
Fabbric. apparecc. radio tv e telecomunicazioni 24,5 13,8 54,4 7,2 100,0
Fabbric. apparecc. di precisione, ottici, orologi 25,1 11,6 57,8 5,4 100,0
Autoveicoli, motori, carroz., rimorchi 9,4 13,7 74,3 2,6 100,0
Fabbric. altri mezzi di trasporto 5,1 27,6 59,8 7,5 100,0
Mobili e altre industrie manifatturiere 12,1 16,3 69,0 2,6 100,0
Recupero e preparazione per riciclaggio 75,0 25,0 .. 100,0
Produzione di energia e1ettrica e gas 32,7 63,6 3,6 100,0
Raccolta e distribuzione acqua 77,4 16,1 6,5 100,0

Totale 14,5 23,7 58,5 3,4 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione sull'innovazione tecnologica nelle imprese industriaIi, 1994-1996 (dati provvisori)
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settori della fabbricazione di macchine ed appa
recchi meccanici (28,4%), della fabbricazione di
macchine per ufficio (25,4%), della fabbricazione
di apparecchi di precisione (25,1%) e della fabbri
cazione di apparecchi radiotelevisivi e per le
comunicazioni (24,5%). Si tratta, ovviamente, di
settori con imprese caratterizzate da una solida
dotazione infrastrutturale, che possono concen
trare in alcuni periodi i loro investimenti sull'inno
vazione di prodotto. Per quanto riguarda la pre
senza rilevante di imprese con sole innovazioni di
processo, si puo osservare che questa interessa i
settori produttori di beni non soggetti a rapida
evoluzione: raccolta e distribuzione dell'acqua
(77,4%), recupero e riciclaggio dei rifiuti (75%),
lavorazione del tabacco (66,7%), estrazione di
materiali non metalliferi (57,8%), editoria e stampa
(49,9%),

I settori in cui si rileva una maggiore integrazio
ne tra innovazione tecnologica di prodotto e di
processo sono la raffinazione del petrolio (77,3%),
la fabbricazione di autoveicoli (74,3%), la fabbrica
zione di articoli in plastica 0 in gomma (72%), la
fabbricazione di prodotti chimici (71,1%), la fab
bricazione di prodotti in legno (69,7%) e la fabbri
cazione di rnobili (69%),

Le imprese di minore dimensione mostrano
una maggiore propensione ad innovare, alternati
vamente, solamente i prodotti 0 solamente i pro
cessi (il 15,4% delle imprese con 20-49 addetti ha
innovato solo i prodotti e il 25,6% solo i processi)
rispetto alle imprese piu grandi. Queste ultime
mostrano, al contrario, di svolgere un'attivita
innovativa piu complessa che prevede 10 sviluppo
contestuale di nuovi prodotti e di nuovi processi
(innova congiuntamente prodotti e processi il
69,1% delle imprese con 250-499 addetti e il 76,4%
di quelle con 500 addetti e oltre).

Il confronto con i dati relativi al periodo 1990
1992 segnala che in quasi tutti i settori si e ridotta la
quota delle imprese che innovano i soli prodotti,
mentre e generalmente aumentata quella delle
imprese che innovano solo i processi. Si confer
rna l'impressione di un'evoluzione orientata alla
razionalizzazione della produzione, in particolare
per quanto riguarda le piccole e medie imprese, e
probabilmente legato all'acquisizione di macchi
nari e apparecchiature informatiche.

La probabilita di innovare per dimensione, setto
re e ripartizione territoriale

Allo scopo di verificare la presenza di eventua
li "effetti di composizione" di natura dimensiona
Ie, settoriale e territoriale nei dati relativi alla pro
pensione innovativa delle imprese, e stato stimato
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un semplice modello di tipo qualitativo dicotomi
co. Come variabile dipendente e stata individuata
l'introduzione 0 la mancata introduzione di inno
vazioni tecnologiche nel periodo in esame e
come regressori sono state utilizzate esclusiva
mente variabili dummy relative alle diverse dimen
sioni aziendali, settori di attivita economica, ripar
tizioni territoriali. Il modello sembra avere una
capacita esplicativa sufficientemente buona, dal
momenta che, nel 67% dei casi, la scelta di
un'impresa di essere innovativa 0 non innovativa
viene correttamente individuata dal modello.

Per quanto riguarda la dimensione aziendale,
un'impresa con 50-249 addetti ha una probabilita
di innovare del 56% piu alta di quella di un'impresa
con meno di 50 addetti; per un'impresa con 250
500 addetti tale probabilita sara piu alta del 150%
(sernpre rispetto a quella associata ad una piccola
impresa) e per un'impresa con oltre 500 addetti
addirittura di oltre il 400%.

Per quanto riguarda i settori di attivita economi
ca, a parita di altre condizioni (dimensione azien
dale e ripartizione geografica) i primi quattro
comparti maggiormente innovativi negli anni
1994-1996 risultano quelli meccanico, alimentare,
chimico e dell'industria elettrica ed elettronica.

Caratteristicbe dell'innovazione tecnologica
nell'industria italiana

La principale motivazione che ha indotto le
imprese industriali italiane a introdurre innovazio
ni tecnologiche nel periodo 1994-1996 e stata il
miglioramento della qualita dei propri prodotti.
Oltre il 55% delle imprese innovatrici hanno infat
ti evidenziato il tema della qualita come determi
nante negli investimenti in tecnologia e questa
preferenza rappresenta una significativa novita
rispetto al periodo 1990-1992, quando il migliora
mento della qualita dei prodotti risulto essere un
obiettivo solo secondario dell'attivita innovativa. Il
secondo obiettivo piu rilevante (indicato dal
44,9% delle imprese) e quello di accedere, grazie
all'adozione di nuove tecnologie, a nuovi mercati
o di ampliare la propria quota di mercato. Altri
ohiettivi sono stati quello di ridurre il costo del
lavoro (importante per il 40% delle imprese) e di
estendere la gamma dei prodotti dell'impresa
(35,2%).

Con riferimento alle fonti di informazione
che hanno contribuito all'introduzione di nuove
tecnologie, le imprese industriali hanno indicato
come particolarmente importanti quelle interne
alle imprese stesse (segnalate nel 34,4% dei casi).
Importanza non secondaria risultano avere
anche le indicazioni fornite dai clienti (conside-
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rate importanti dal 26,9% delle imprese), quelle
acquisite durante 10 svolgimento di mostre e fie
re di settore (24% delle imprese) e quelle prove
nienti da societa di consulenza (19,4%). Assoluta
mente irrilevante risulta invece il ruolo informa
tivo e promozionale svolto in campo tecnologi
co dalle universita e dagli istituti di ricerca pub
blici e privati (entrambe Ie categorie sono con
siderate solo dall'l% delle irnprese). Rispetto al
periodo 1990-1992, il ruolo informativo svolto
dalle imprese di consulenza risulta crescente e
quello svolto dai fornitori di attrezzature ridi
mensionato.

La cooperazione con soggetti esterni nelle atti
vita di innovazione tecnologica e dunque una
rnodalita organizzativa poco utilizzata dalle impre
se industriali italiane. L'innovazione viene eviden
temente concepita come un processo prevalen
temente interno all'impresa (basato su indicazioni
provenienti, in molti casi, dalle funzioni tecniche
interne all'impresa) e talmente specifico da ren
dere assai arduo individuare interessi comuni con
altre imprese 0 centri di ricerca. Considerando,
infine, gli ostacoli che, secondo Ie imprese indu
striali, rendono difficile l'introduzione di innova
zioni tecnologiche, quelli di tipo finanziario emer
gono come i pili significativi: i costi dell'innova
zione tecnologica sono considerati troppo elevati
dal 10% delle imprese, mentre il 7,9% percepisce
un rischio economico eccessivo nell'investire in
innovazione tecnologica e il 7,4% lamenta la man
canza di adeguate fonti di finanziamento per
l'acquisizione di tecnologia. In effetti, il finanzia
mento dell'innovazione rappresenta un proble
ma costante per le imprese: anche nel periodo
1990-1992 esse individuarono il problema finan
ziario come il principale ostacolo all'innovazione
tecnologica.

3.4 - L'apertura internazionale del sistema
produttivo: comportamenti strategici
delle imprese, specializzazione e dina
miche territoriali

3.4.1. - La posizione e la specializzazione
dell'Ltalia neli'amb'ito del mercato
europeo

n completamento del mercato unico europeo
(1 gennaio 1993) e l'avvio della seconda fase della
moneta unica (1 gennaio 1999, per gli 11 paesi ad
essa aderenti) costituiscono due importanti tappe
del lungo processo di integrazione tra le econo
mie dei paesi membri dell'Unione europea che
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spingono a considerare i rapporti commerciali
dell'Italia con il resto del mondo secondo una
prospettiva pili ampia ed articolata. La tradiziona
le contrapposizione tra mercato nazionale ed
estero risulta sempre meno significativa mentre
assume peso crescente quella tra mercato unico
europeo e paesi extra-De. L'analisi dei dati relativi
al commercio intra-comunitario per tutti i paesi
dell'De si rivela COS! sempre pili importante, con
sentendo una valutazione della posizione dell'Italia
in quanto entita parte di una pili vasta area di inter
scambio.

n contributo dell'Italia alle esportazioni intra
comunitarie dei paesi De e stato pari al 9,9% nel
1997, ponendola al quinto posto, dopo Germa
nia (21,5%), Francia (14,2%), Olanda (12,5%) e
Regno Unito (11,9%) nella graduatoria dei mag
giori paesi esportatori. I principali gruppi di
prodotti per i quali l'Italia detiene le maggiori
quote sul commercio comunitario dei paesi De
sono (Tavola 3.18): cuoio, pelli trattate e articoli
in cuoio (44,6%), calzature (37%), mobili e loro
parti (28,9%), articoli da viaggio per borse e
simili (27,9%), articoli di vestiario ed accessori di
abbigliamento (24,2%), costruzioni prefabbrica
te, apparecchi idrosanitari e di riscaldamento
(21,9%), filati, tessuti ed articoli connessi (20,5%).
Quote settoriali significativamente superiori a
quella media si registrano anche per i macchina
ri e le apparecchiature per la lavorazione dei
metalli, i macchinari e le apparecchiature indu
striali, i macchinari e le apparecchiature specia
lizzate per industrie, gli articoli in metallo e quel
li in minerali non metallici.

L'analisi dei vantaggi comparati dei singoli paesi
De in relazione alla stessa classificazione di pro
dotti permette di evidenziare la specializzazione
relativa di ciascun paese rispetto alla struttura
complessiva delle esportazioni intra-De e, quindi,
di individuare i punti di forza della specializzazio
ne italiana rispetto ai paesi che si presentano
come i principali competitori dei corrispondenti
prodotti.

Considerando solo alcune produzioni significa
tive, risulta che i principali concorrenti dei pro
dotti italiani nel mercato intra-De sono (Tavola
3.19) Spagna, Austria e Grecia per cuoio, pelli trat
tate ed articoli in cuoio; Portogallo, Spagna,
Austria per le calzature; Portogallo, Spagna,
Austria e Danimarca per i mobili; Grecia, Porto
galla e Danimarca per gli articoli di vestiario e
abbigliamento; Germania, Svezia ed Austria per i
macchinari e le apparecchiature per la lavorazione
dei metalli; Regno Unito, Portogallo, Spagna e
Grecia per gli articoli in minerali non metallici;
Francia e Spagna per gli articoli in gomma.
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Tavola 3.18 - Esportazioni intra-De per paese e gruppo di prodotti - Anno 1997 (composizioni percen
tuali)

PRODOITI CTCI Rev.3

FR BE-LU I\L DE IT GB IE

PAESI (a)

OK GR PT ES SE FI AT UE

COMPOSIZIONF PERCE'JTUALE PER GRUPPI OJ PRODOTTI

Commerciototale 14,2 9,7

Prodotti alimentari
e animali vivi 19,9 12,2

Bevande e tabacchi 24,3 6,2

Materie prime (esclusi gli
alimentari e i carburanti) 13,3 9,3

Combustibili minerali,
lubrificanti e prodotti
connessi 10,0 8,3

Oli, grassi e cere di
origine animale e vegetale 7,5 10,2

Prodotti chimici e prod.
connessi non spec. altr. 15,6 14,0

Prodotti chimici organici 14,2 14,6

Prodotti chimici inorganici 20,3 14,3

Prodotti per tintura
e per concia, coloranti 11,9 13,4

Prodotti medicinali
c farmaccutici 16,0 9,6

Oli essenziali, resinoid: e
prod di profumeria;
prod. di pulizia c detersivi 27.8 10,0

Concimi 6,5 23,4

Materie plastiche in
forme primarie 14.6 21,8

Materie plastiche in forme
non primaric 8,0 12,5

Sostanze e prodotti chimici
non specificate altrove 18,0 10,5

Prod. flniti class. in base
alIa mat. prima 13,4 12,3

Cuoi e pelli tratrati e
articoli in cuoio 6,5 3,2

Articoli in gomma
non specif. altrove 22,8 8.1

Articoli in sughero e
in legno (mohili esdusi) 11,9 12,7

Carta, cartoni, articoli eli
pasta di legno, di carta
o eli cartone 11,7 7,2

Filati, tess uti c articoli
eonnessi 12,7 15,4

Articoli in minerali non
metallici non specif. altrovc 11,3 16,6

Ferro e acciaio 15,6 17,2

Metalli non ferrosi 13,0 12,3

Articoli in mctallo
non specif. altrovc 12,0 7,3

12,5 21,5 9,9

17,6 12,5 7,1

17,6 9,7 9,6

19,5 15,1 3,5

28,5 7,3 2,5

20,6 15,0 8,3

13,4 21,8 6,8

17,6 19,1 3,8

13,3 21.9 3,9

11.7 31,3 5,7

7,7 16,2 9,1

6,3 14,6 7,6

24,9 22,8 0,8

19,9 21,3 6,3

8,9 31,7 13,7

11,9 27,5 6,5

8,4 19,3 13,3

4.2 9,8 44,6

6,8 21,0 12,7

5,4 14,1 7,7

8,3 18.2 7,1

8,1 15,9 20,5

4,7 15,2 17,2

7,1 20,6 9.9

17,3 22,4 6,4

8,2 25,0 17,3

11,9

6,7

15,8

6,3

30,2

5,9

12,3

13,1

14,4

14,0

16,4

16,1

5,9

7,2

8,5

12,1

9,5

9,4

11,8

3,7

6,4

9,4

16,9

8,0

9,9

9,4

2,8

3,7

3,0

1,8

0,4

0,7

5,3

10,7

1,7

0,4

7,2

9,0

2,2

0,3

0,9

4,9

0,7

0,8

0,6

1,3

0,4

1,2

0,7

0,3

0,3

1,1

2,5

6,7

1,8

3,5

3,7

3,1

1,7

0,8

0,4

2,9

4,4

1,5

1,7

0,3

2.1

1,7

1,8

1,1

0,9

7,1

1,2

1.7

1,6

1.2

1.0

3,0

0,4

1,1

1,4

0,8

0,4

6,5

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,3

0,1

0,2

0,2

0,5

1,1

0,1

0,1

0,1

0,9

0,6

0,3

1,3

0,1

1,5

0,7

2,3

2,3

0,5

0,8

0,5

0,5

0,4

0,3

0,4

0,4

1,3

0,5

0,6

1.0

1,8

1,1

1,2

8,3

1,5

3,5

2,7

0,4

0,2

1,5

5,2

9,1

6,4

3,7

3,3

19,1

3,2

2,3

2,8

4.0

3,5

4,2

3,9

4,0

2,8

2 ),-

5,2

9.1

8,9

4,7

2,6

5,3

6,9

4,7

5.5

5,2

3,5

1,1

0,3

10,8

3,0

1,2

2,6

1.6

1.4

2.2

6,5

1,2

1,6

2,2

2,1

1,9

5,3

0,9

3,0

5,6

14,2

1,5

6,8

3,3

3,7

1,7

0,3

0,3

5,9

1,2

0,6

0,8

0,6

2,8

1,2

0,4

0,2

0,6

0,9

1,4

0,7

4,1

0,8

0.6

8,4

15,6

0,6

0,9

3,1

3,3

1.0

2,8 100,0

1,4 100,0

1,3 100,0

4,2 100,0

0,8 100,0

0,5 100,0

1,9 100,0

1,1 100,0

2,2 100,0

1,0 100,0

2,4 100,0

0,9 100,0

4,0 100,0

0,6 100,0

6.7 100,0

0,9 100,0

4,4 100,0

7,3 100,0

1,4 100,0

8,9 100,0

5,4 100,0

3,5 100,0

3,1 100,0

4.8 100,0

3.9 100,0

5.2 100.0

Fonte: Eurostat
(a) Fk-Francia. BE-LU~Belgio e Lussemburgo, Nl.-Paesi Bassi, DE~Germania, I'l'<ltalia, GB~Gran Brcragna, IE~lrlanela. DK~Danimarea, GR~Gre

cia, P'l'<Portogallo, ES~Spagna, S}>Svezia, Fl-Finlandia, ATe-Austria, lJE~Unionc curopca.
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Tavola 3.18 - (segue) Esportazioni intra-De per paese e gruppo di prodotti - Anno 1997 (composizioni
percentuali)

PRODOTTI CTCI Rev.3 PAESI (a)

FR BE-LU NL DE IT GB IE DK GR PT ES SE FI AT UE

COMPOSIZIONE PERCENTUALE PER GRUPPI DI PRODOTTI

Macchinari e materiale
da trasporto 15,6 7,5 9,3 25,5 9,4 13,6 2,6 1,6 0,1 1,3 6,0 3,6 1,3 2,7 100,0

11,5 4,1 21,4 13,13,2 29,6 12,4

5,8 30,3 18,0 11,3 2,4 4,6 100,0

1,1 0,5 100,0

1,2 3,6 100,0

1,1 4,1 100,0

1,1 7,6 100,05,7

0,8

5,1

4,6

4,53,4

1,2

5,0

5,1

1,7

0,7

0,1

0,3

0,2

0,3

0,1

0,1

0,1

3,0

0,9

3,4

0,9

1,9

1,0

0,5

0,6

0,28,9

5,1 29,6 18,2 10,3

3,1 25,4 8,7 18,2

4,8 31,8 19,9

2,9

6,2

6,8

7,0

Macchine generatrici,
motori e accessori 19,5

Macchinari e apparecchiature
specializzati per industrie 10,2

Macchinari e apparecchiature
per la lavorazione dei metalli 11,3

Macchinari e
apparecchiature industriali 13,0

Macchine per ufficio e
appar. per l'elaborazione
automatica dei dati

6,4 1,3 100,0

Apparecchiature per
telecomunicazioni, per registr.
e riprod. del suono 12,2

Macchine ed apparecchiature
elettriche 14,3

Autoveicoli stradali 15,7

Altro materiale di trasporto 41,2

Prodotti finiti diversi 10,9

7,0

6,0

12,6

1,7

9,2

8,0 16,0

12,0 26,4

4,7 29,4

2,0 28,5

9,2 17,7

5,3 22,8

10,4 13,6

7,9 9,5

3,3 11,7

18,6 11,7

1,9

2,9

0,1

0,5

3,6

3,7

1,5

0,4

2,2

3,5

0,2

0,2

1,1

1,7

2,0

2,0

0,6

3,8

3,8

3,8

12,0

3,4

4,0

9,8

2,6

3,0

1,7

2,4

1,1

0,4

1,0

0,8

3,1 100,0

2,2 100,0

2,3 100,0

3,6 100,0

Costr. prefabbricate, app.
idrosanitari, di riscaldamento
e di illuminazione 12,5 11,2

Mobili e loro parti,
materassi, reti, cuscini e
articoli simili imbottiti 8,7 9,2

Articoli da viaggio,
borse e simili 16,2 19,8

8,3 16,5 21,9

4,2 16,6 28,9

10,1 8,2 27,9

6,6

6,0

9,6

1,1

0,8

0,5

3,6

9,3

1,2

0,2

0,1

0,1

1,5

1,8

0,8

4,7

4,9

4,4

4,1

4,3

0,5

2,9

0,8

0,2

5,0 100,0

4,5 100,0

0,7 100,0

1,7 4,36,3 32,8 40,6 0,4 2,2 100,0

Articoli di vestiario e
accessori di abbigliamento 9,1 9,5

Calzature 5,1 11,0

Strumenti e apparecchiature
professionali, scientifichc
e di controllo 13,3 5,5

Attrezzature e articoli per
fotografia ed ottica non
specif. altrove, orologi 14,2 12,2

Prodotti finiti diversi
non specif. altrove 12,1 8,6

Articoli e transazioni non
classificati altrove nella CTCI 0,6

8,5 13,7 24,2

5,1 6,8 37,0

11,0 27,5 7,2

14,6 25,0 9,1

10,7 18,4 12,7

10,0

4,3

17,2

15,5

14,3

1,3

0,2

4,1

2,6

7,4

4,0

3,3

1,2

3,0

1,7

3,0

3,0

4,3

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

9,3

13,9

0,8

0,5

0,6

2,7

11,2

2,5

1,7

4,0

1,1

1,0

0,3

4,3

1,3

2,5

2,6

0,4

0,3

1,3

0,2

0,8

2,8 100,0

3,5 100,0

2,1 100,0

1,6 100,0

4,8 100,0

Fonte:Eurostat
(a) I'R-Prancia, BE-LU=Belgio e Lussemburgo, Nl.-Paesi Bassi, Df.-Gcrmania. l'I'<ltalia, GB~Gran Bretagna, IE~Irlanda, DK=Danimarca, GR~Gre

cia, P'I'<l'ortogallo, Ex-Spagna, SE~Svezia, Fl-Finlandia, A'I'<Austria, UE=Unione europea.
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Tavola 3.19 - Esportazioni intra-De per paese e gruppo di prodotti - Anno 1997 (composizioni percentuali)

PRODOTTI CTCI Rev 3 PAESI (a)

FR BE-LU NL DE IT GB IE DK GR PT ES SE FI AT

VANTAGGI COMPARATI Cb)

Prodotti alimentari
e animali vivi 1,4 1,3

Bevande e tabacchi 1,7 0,6

Materie prime (esclusi gli
alimentari e i carburanti) 0,9 1,0

Combustibili minerali,
lubrificanti e prodotti connessi 0,7 0,9

Oli, grassi e cere di origine
animale e vegetale 0,5 1,0

Prodotti chimici e prod.
connessi non spec. altr. 1,1 1,4

Prodotti chimici organid 1,0 1,5

Prodorti chimici inorganici 1,4 1,5

Prodotti per tintura e per
concia, coloranti 0,8 1.4

Prodotti mcdicinali e Iarmaceutici 1,1 1.0

Oli essenziali, resinoieli c prod.
di profumeria, proel. eli
pulizia e detcrsivi 2.0 1,0

Concimi 0,5 2,4

Materie plastiche in forme primarie 1,0 2,2

Materie plastichc in forme
non primarie 0,6 1,3

Sostanze e proelotti chimici
non specificate altrove 1,3 1,1

Prod. finiti class. in base
alIa mat. prima 0,9 1,3

Cuoi e pelli trattati e articoli in cuoio 0,5 0,3

Articoli in gomma non specif. altrove 1,6 0.8

Articoli in sughero e in legno
(mobili esclusi) 0,8 1,3

Carta, cartoni, articoli eli pasta
eli legno, di carta 0 di cartone 0,8 0,7

Filati, tessuti e articoli connessi 0,9 1.6

Articoli in mincrali non
merallici non specif. altrove 0,8 1,7

Ferro e acciaio 1,1 1,8

Metalli non ferrosi 0,9 1,3

Articoli in metallo non specif altrovc 0,8 0,7

1,4 0,6

1,4 0,5

1,6 0,7

2,3 0,3

1,7 0,7

1,1 1,0

1,4 0,9

1,1 1,0

0,9 1,5

0,6 0,8

0,5 0,7

2,0 1,1

1,6 1,0

0,7 1,5

1,0 1,3

0,7 0,9

0,3 0,5

0,5 1,0

0,4 0,7

0,7 0,8

0,6 0,7

0,4 0,7

0,6 1,0

1.4 1,0

0,7 1,2

0,7 0,6 1,3

1,0 1,3 1,1

0,4 0,5 0,6

0,3 2,5 0,2

0,8 0,5 0,3

0,7 1,0 1,9

0,4 1,1 3,8

0,4 1,2 0,6

0,6 1,2 0,1

0,9 1,4 2.6

0,8 1,4 3,2

0,1 0,5 0,8

0,6 0,6 0,1

1,4 0,7 0,3

0,7 1,0 1.8

1,3 0,8 0,2

4,5 0,8 0,3

1,3 1,0 0.2

0,8 0,3 0,5

0,7 0,5 0,1

2,1 0,8 0,4

1.7 1,4 0,3

1,0 0,7 0,1

0,6 0,8 0,1

1,8 0,8 0,4

2,7 2,5

0,7 3,3

1,4 1,8

1,5 0,9

1,3 15,3

0,7 0,3

0,3

0,2 0,1

1.2 0,2

1,8 0,4

0,6 0,2

0,7 0,7

0,1 0,1

0,8 0,5

0,7 0,6

0,7 1,1

0,4 2,7

0,4 0,2

2,9 0,2

0,5 0,1

0,7 2,0

0,7 1,3

0,5 0,7

0,4 3,0

1,2 0,3

0,5

1,6

1,6

0,3

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,9

0,3

0,4

0,7

1,2

0,8

0,8

5,7

1,0

2,4

1,9

0,3

0,1

1,0

1,7 0,3

1,2 0,1

0,7 3,1

0,6 0,9

3,7 0,3

0,6 0,7

0,4 0,5

0,5 0,4

0,8 0,6

0,7 1,9

0,8 0,3

0,7 0,5

0,8 0,6

0,5 0,6

0,4 0,5

1,0 1,5

1.7 0,3

1,7 0,9

0,9 1,6

0,5 4,1

1,0 0,4

1,3 0,4

0,9 2,0

1,0 0,9

1.0 1,1

0,2 0,5

0,2 0,5

3,5 1,5

0,7 0,3

0,3 0,2

0,5 0,7

0,4 0,4

1,6 0,8

0,7 0,3

0,2 0,9

0,1 0,3

0,4 1,4

0,5 0.2

0,8 2,4

0,4 0,

2,5 1,6

0,5 2,6

0,4 0,5

5,0 3,2

9,3 1,9

0,4 1,2

0,6 1,1

1,9 1,7

2,0 1,4

0,6 1,9

Fonte: Eurostat
(a) Vedi la nota (a) nella tavola 3.18.
(h) Per vantaggio comparato 0 quota normahzzata si intendc il rapporto tra due quote: la quota di un determinaro prodotto sui totale delle espor

tazioni di un pacse sull'analoga quota totale dei paesi Uc.
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3. EFFICIENZA E COMPETITIVITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO NELLA PROSPETTIVA EUROPEA

Tavola 3.19 - (segue) Esportazioni intra-De per paese e gruppo di prodotti - Anno 1997 (composizioni per
centuali)

PRODOTTI CTCI Rev.3 PAESI (a)

FR BE-LU NL DE IT GB IE DK GR PT ES SE FI AT

VANTAGGI COMPARATI (b)

0,7 2,7

1,4 1,6

0,8 1,0

1,4

1,0

1,6

0,3

1,0

1,1

0,2

0,9

0,20,2

0,2

0,2

1,2

0,6

0,8

0,2

0,9

0,2

1,0

1,5

1,1

0,9

1,8

1,0

1,4

1,2

1,2

0,5

0,2

0,7

0,7

0,3

0,8

0,7

1,1

Macchine generatrici, motori e accessori 1,4

Macchinari e apparecchiature
specializzati per industrie

Macchinari e materiale da trasporto

Macchinari e apparecchiature
per la lavorazione dei metalli

Macchinari e apparecchiature
industriali

Macchine per ufficio e appar. per
I'elaborazione automatica dei dati

0,8

0,9

0,8

0,7

0,6

0,3

0,4

0,4

2,4

1,5

1,4

0,6

2,0

1,8

0,4

0,8

0,9

1,8

0,1

0,4

4,7

0,4

1,4

0,4

0,1

0,2

0,1

0,4

0,1

0,9

0,6

0,2

1,3

1,3

0,2

0,7 1,5

0,7 1,3

0,7 0,2

Apparecchiature per telecomuriicazioni,
per registr. e riprod. del suono 0,9

Macchine ed apparecchiature elettriche 1,0

Autoveicoli stradali

Altro materiale di trasporto

Prodotti finiti diversi

1,1

2,9

0,8

0,7

0,6

1,3

0,2

0,9

0,6

1,0

0,4

0,2

0,7

0,7

1,2

1,4

1,3

0,8

0,5

1,1

0,8

0,3

1,9

1,9

1,1

0,8

1,0

1,0

0,7

1,0

0,1

0,2

1,3

1,5

0,6

0,2

0,9

1,4

0,4

0,5

0,1

2,6

1,2

1,4

1,4

0,4

2,6

0,7

0,7

2,3

0,7

0,8

2,8

0,8

0,9

0,5

0,7

3,8 0,5

0,7 1,1

0,2 0,8

0,6 0,8

0,5 1,3

1,2 0,3

1,4 0,4

1,3 10,1

0,5 0,3

0,7 0,2

1,2 0,6

0,1 0,6

0,5 1,7

1,7 1,8

0,2 1,0

0,2 1,3

0,8 0,8

0,5 1,6

0,1 0,2

0,3 0,8

1,2

0,4

0,7

0,1

0,3

0,1

1,2

1,2

0,8

0,9

0,5

0,3

0,8

2,1

0,9

0,8

0,5

0,2

6,3

9,5

0,5

0,3

0,4

1,0

1,2

0,5

0,7

3,7 0,2

0,5 0,2

1,2

2,7

1,5

0,5

0,1

0,9

0,3

0,2

0,4

1,5

1,3

1,2

1,5

0,6

0,8

0,4

0,5

0,8

0,4

2,5

3,7

2,9

2,8

2,2

0,9

1,3

0,7

0,2

0,6

0,3

1,2

0,9

1,3

0,8

0,8

0,4

1,9

0,9

1,2

0,9

0,7

0,7

0,4

0,3

0,8

2,6

0,6

1,2

1,3

0,9

1,0

1,1

0,9

2,0

0,6

Costr. prefabbricate, app. idrosanitari,
eliriscaldamento e di illuminazione 0,9

Mobili e lora parti; materassi, reti,
cuscini e articoli simili imbottiti 0,6

Articoli da viaggio, borse e simili 1,1

Articoli di vestiario e accessori
di abbigliamento 0,6

Calzature 0,4

Strumenti c apparecchiature
professionali, scientifiche e di controllo 0,9

Attrezzature e articoli per fotografia
ed ottica non specif. altrove; orologi 1,0

Prodotti finiti diversi non specif. altrove 0,9

Articoli e transazioni non
classificati altrove nella CTCI

Fonte: Eurostat
(a) Vedi la nota (a) nella tavola 3.18.
(b) Per vantaggio comparato 0 quota normalizzata si intende il rapporto tra due quote: la quota di un dcterminato prodotto sul totale delle espor

tazioni di un paese sull'analoga quota totale dei paesi Ue.
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Diversificazione e permanenza degli operatori economici
sui mercati esteri

Fonte: Istat, Indagine sul commercio con I'cstero
(a) Il Belgio e Lussemburgo sono conteggiati come un unico paese.

Tavola 3.20 - Operatori all'esportazione, per numero di merca
ti di sbocco - Anni 1995-1997 (composizioni percen
tuali)

Nel quadro economico inter
nazionale, caratterizzato negli
ultimi anni dall'inasprirsi delle
pressioni competitive e dalla
crescente instabilita di alcune
aree geoeconomiche, due impor
tanti elementi che contribuiscono
a qualificare la presenza e i
risultati delle imprese italiane
sono la capacita di diuersificare
i mercati di sbocco e di presidia
re if piu a lungo possibile quelli
gia conquistati.

Con riferimento al 1997 e
all'uniuerso degli operatori eco-

NUMERO DT MERCATI (a)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Totale
Numero medio dei mercati

1
da 2 a 5
da 6 a 10
da 11 a 25
oltre 26

Totale

Numero medio dci mercati

nomici che vendono i propri pro
dotti sui mercati esteri, if nurne
ro medio di mercati interni
all'Ue raggiunti dagli operatori
economici durante l'anno e stato
pari a 5,4 (Tavola 3.20). Tale
valore e rimasto sostanzialrnen
te siazionario mentre eprogres
sivamente cresciuto quello rela
tivo ai paesi extra-Ue, raggiun
gendo un valore di 4,2 paesi nel
1997.

Nell'ambito del mercato uni
co e diminuito il peso degli
opera tori che si rapportano

ANNI

1995 1996 1997

OPERATOR! CON PAESI DE

16,2 16,4 15,8
12,6 12,6 12,5
10,5 10,6 10,5

9,1 9,2 9,3
8,2 8,1 8,4
7,8 7,8 7,5
7,1 6,9 7,1
6,5 6,6 6,5
5,9 5,5 5,9
5,1 5,1 5,1
4,4 4,5 4,5
3,9 3,9 4,0
2,7 2,7 2,9

100,0 100,0 100,0

5,3 5,3 5,4

OPERATORI CON PAESI EXTRA-DE

51,7 50,5 49,7
31,6 31,5 31,5
8,6 9,0 9,3
6,4 6,9 7,3
1,8 2,0 2,2

100,0 100,0 100,0

3,8 4,1 4,2

Tavola 3.21 -Permanenza media
in mesi degli ope
ratori all'esporta
zione sui mercati
di sbocco - Anni
1995-1997

ANN! UE Extra-UE

1995 9,3 4,7

1996 9,3 4,8

1997 9,4 4,9

Fonte: Istat, Indagine sui commercia con
l'estero

con un numero molto lirnitato di
mereati (da 1 a 3) mentre per i
paesi extra-Ue si e ridotta
i'importanza, ancora conside
reuole, di colora che sono
orientati verso un solo mercato
ed e aumentato if eontributo di
quelli che esportano in piu di 5
mercati.

La perrnanertza media degli
operatori sul mercato unico
europeo, pari a 9,4 mesi nel
1997, e risultata stazionaria ed
in debole crescita solo per l'ulti
mo anna del periodo 1995-1997,
mentre e aumentata costante
mente quella sui mercati extra
Ue, che ha raggiunto il ualore di
4,9 mesi nel 1997.

In conclusione, gli operatori
economici italiani sembrano aver
reagito al clima di crescente
eompetizione sui mercati esteri
consolidando la propria post
zione sul mercato unico europeo
e aurnentando progressivamente
il grado di diversificazione geo
grafica e la capacitd di presidia
re pii; a lungo i mercati dei paesi
extra Ue.
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3. EFFICIENZA E COMPETITIVITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO NELLA PROSPETTIVA EUROPEA

3.4.2. - Specializzazione e qualitii. dei pro
dotti del made in Italy per le espor
tazioni del Mezzogiorno

Nel 1998, il Mezzogiorno ha registrato un con
tributo alle esportazioni nazionali pari al 10,2%
(Figura 3.2), manifestando, analogamente a quanto
avvenuto per il 1997, una crescita significativamen
te superiore alla media nazionale. Considerata
l'importanza dei fattori congiunturali, la modesta
dimensione dei flussi e la minore propensione
all'export di tale ripartizione geografica rispetto
alla media nazionale, rimane da verificare se la
recente performance possa trovare spiegazione
anche in cambiamenti pili profondi, sia in termini
di specializzazione merceologica delle esporta
zioni, sia di evoluzione del livello di qualita relativo
ad alcuni particolari prodotti.

La dinamica delle esportazioni nelle diverse
aree del Mezzogiorno

Allo scopo di cogliere adeguatamente Ie carat
teristiche di tale crescita, e opportuno raggruppa-

re le regioni meridionali in tre aree: regioni sud
occidentali (Campania e Calabria), regioni sud
orientali (Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata) e
Isole. Le regioni sud-orientali (Figura 3.3), passan
do dal 3,7% delle esportazioni nazionali nel 1990 al
4,9% nel 1998, costituiscono l'area pili dinamica,
seguite dalle regioni sud-occidentali, il cui contri
buto e cresciuto dal 2,3% al 3% in relazione allo
stesso periodo; la quota delle Isole e invece dimi
nuita dal 3% al 2,3%.

La significativa crescita delle esportazioni
delle regioni sud-orientali e avvenuta in presen
za di un radicale cambiamento del modello di
specializzazione, definito in termini relativi
rispetto alla composizione settoriale delle
esportazioni nazionali (Tavola 3.22). Alla despe
cializzazione nelle industrie alimentari e del
tabacco e di quelle della trasformazione dei
minerali non metalliferi, associata anche ad una
perdita di importanza dei prodotti delle indu
strie estrattive, dell'agricoltura e, parzialmente,
delle industrie metallurgiche, si e contrapposto
un rafforzamento dei mezzi di trasporto e,

Figura 3.2 - Le esportazioni del Mezzogiorno - Anni 1991-1998 (composizioni e variazioni percentuali)

11,0 40

35
10,0

~

30c::
0...

~l;l 9,0
t: 25 E0 c::Q,

~rrJ
~~

20:; 8,0 ~
Q,

0
~

= 15 ...
,Q I-<... 7,0 ~E
0 10
\J

6,0
5

5,0 0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Anni

II contributo del Mezzogiorno alle esportazioni nazionali (comp.%)

.'. ,,+- '.. Esportazioni del Mezzogiorno (variaz.% nell'anno precedente)

• Esportazione nazionale (variaz.% nell'anno precedente)

Fonte: Istat, Indagine suI commercia estero
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Figura 3.3 - II contributo delle ripartizioni del Mezzogiorno (a) aIle esportazioni nazionali
- Anni 1990-1998 (oalori percentualt)

6,0-,-----------------------------,

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

• Sud-est

Sud-ovest

Isole

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fonte: Istat, Indagini sul commercia estero

(a) Sud-est ~ Puglia, Abruzzo, MoJise C Basilicata;
Sud-ovest ~ Campania e Calabria;
Isole ~ Sicilia e Sardegna.

soprattutto, delle industrie del legno (che inclu
de i mobili), oltre ad un consolidamento delle
industrie del vestiario e dell'abbigliamento. Si e
ridotta inoltre la despecializzazione per la lavo
razione di pelli e cuoio, le industrie tessili e le
manifatturiere varie.

Alla crescita delle esportazioni delle regioni
sud-occidentali e associato un differente modello
di specializzazione settoriale delle vendite
all'estero che, relativamente al periodo conside
rata, presenta trasformazioni pili contenute. I
principali punti di forza di tale area nel cornmer
cio estero si concentrano nelle industrie alimen
tari e del tabacco, nei prodotti dell'agricoltura,
nelle industrie delle pelli e del cuoio e nei mezzi
di trasporto. Nel periodo 1990-1998 tutti questi
comparti hanno ridimensionato, in misura diver
sa, la lora importanza relativa rispetto alle struttu
ra delle esportazioni dell'area considerata; sono
inoltre diminuiti livelli elevati di despecializzazio
ne, rilevati can riferimento alle industrie mecca
niche, chimiche e della trasformazione dei mine
rali non metalliferi.

196

La specializzazione commerciale risulta, infi
ne, notevolmente concentrata in pochi comparti:
quello delle industrie estrattive e chimiche, che
mostra tuttavia un progressivo ridimensionarnen
to; quello dei mezzi di trasporto e delle industrie
manifatturiere varie, fortemente in crescita: quello
dei prodotti dell'agricoltura ed industria alimenta
re, stazionario 0 in lieve ridimensionamento.

La qualitd delle esportazioni del Mezzogiorno

Le regioni sud-orientali e alcune province del
la Campania risultano sempre pili specializzate
nelle esportazioni di alcuni dei prodotti tradizio
nali del made in Italy quali vestiario, calzature e
mobili. Sembra percio utile approfondire il con
fronto tra la qualita media dei prodotti realizzati in
tale aree e su scala nazionale.

Sulla base delle statistiche del commercia
estero secondo la provincia di provenienza della
merce, sono state selezionate le province del
Mezzogiorno che presentano un contributo
superiore all' 1% alle esportazioni nazionali per
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c;; Tavola 3.22 - Specializzazione all'esportazione delle ripartizioni del Mezzogiorno per a1cune principali industrie (a)
s:
'"" - Anni 1990, 1995, 1998
~
~
-c
0:;

PRINCIPAL! INDUSTRIE REGIONI SUD-OCCIDENTAL! REGIONI SUD-ORIENTAL! ISOLE0
:>-z Anni Anni AnniZ
~
t-' 1990 1995 1998 1990 1995 1998 1990 1995 1998m
~-c
00

Prodotti agricoltura, zootecn. eccetera 384,2 285,1 291,1 510,4 353,5 306,0 234,1 400,2 307,6
\.)J

Prodotti delle industrie estrattive 29,3 36,4 54,2 412,9 150,8 154,0 744,0 583,6 503,9 t"I:I
>oj
>oj

n
Industrie alimentari e del tabacco 370,0 347,2 345,3 135,6 116,3 89,5 136,6 181,4 140,9 @

z
N
>-

Industrie delle pelli e del cuoio 358,2 449,4 257,7 43,0 70,4 76,9 19,3 1,6 2,0 m
o
0

Industrie tessili 22,3 23,6 24,1 39,3 46,3 48,1 6,1 8,8 7,0 :s::
-e
m-s

Industrie del vestiario, abbig!., arred. 94,1 176,1 172,4 4,8 5,4
::::J

92,0 81,5 172,0 5,0 ~
>-l>-.

Industrie del legno (inclusi i mobili) 33,9 53,8 49,2 134,7 243,9 255,3 11,2 16,1 18,4 t:I
m
t""
CfJ

Industrie della carta e foto-cinematog. 80,4 65,5 73,1 51,0 56,7 43,2 12,2 16,6 19,7 Ul
>-l
m
:s::

Industrie metallurgiche 38,7 32,6 38,3 176,5 129,2 145,0 33,4 34,1 39,4 >-
"d
;:0
0

Industrie meccaniche (esclusi mezzo trasp.) 41,8 53,7 64,0 29,5 44,7 32,1 7,6 12,9 10,1 t:Ic
>-l
>-l

Mezzi di trasporto 252,3 175,9 189,5 177,9 177,4 221,0 59,4 121,5 139,4 <:
0
Z
m

Industrie trasformaz.minerali non metal!. 42,6 63,6 64,1 119,4 73,4 78,8 27,8 55,5 62,7 t""
t""
>-
"d

103,6 87,6 86,7 623,7 461,6
;:0

Industrie chimiche e della gomma elast. 57,7 89,8 80,1 442,9 0
CfJ
"d
m

Industrie manifatturiere varie 37,4 51,3 56,5 34,6 80,5 89,8 35,0 72,6 115,6
>-l
::l
-<>-
m

Fonte. Istat, Indagine sui commercio con l'estero C
(a) La specializzazione viene valutata sulla base del rapporto moltiplicato per 100 fra due quote: la quota della specifica industria sulle esportazioni totali della ripartizione ter- ;:0

0...... ritoriale considerata e l'analoga quota per l'intero paese. Valori pari a 100 significano una specializzazione all'esportazione omogenea rispetto a quella nazionale, valori supe- "d
\.D m
-....j riori 0 inferiori a 100 significano, rispettivamente, una specializzazione 0 una despecializzazione relativa. >-
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L'internazionalizzazione delle PMI manifatturiere:
rapporti commerciali e di cooperazione a livello transnazionale

L'orientamento verso i merca
ti esteri del sistema della piccola
e media impresa italiana rappre
senta uno degli indicatori pill
rileuanti ai fini della valutazione
del loro grado di integrazione
nei processi innescati dalla glo
halizzazione dell'economia. Le
analisi piu recenti svolte in pro
posito, considerando L'intero
sistema imprenditoriale italiano,
riuelano come, dopo il rallenta
mento registrato nel 1996, vi sia
stata una leggera ripresa delle

esportazioni. Questo risultato
deve essere attribuito, oltre che
alla forte capacitd di penetra
zione commerciale delle imprese,
anche allento ma costante incre
mento del numero di aziende
coinvolte nei processi di interna
zionalizzazione produttiua. Tut
tauia, sebbene il grade di apertu
ra commerciale del sistema eco
nomico italiano denoti un deciso
trend di crescita, il consolida
mento della proiezione interna
zionale continua ad accompa-

gnarsi al persistere di significati
vi elementi di criticitd strutturale
che possono essere visti come
un vincolo allo suiluppo del tes
suto produttiuo del paese.

Una recente indagine realiz

zata dall'Istituto G. Tagliacarne

e Unioncamere rite va che la
maggior parte delle imprese
continua ad avere come mercato
prevalente di riferimento it terri
torio nazionale (40,5%) ma tale
quota si e ridotta tra il 1997 e il
1998 di quasi 5punti percentua-
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Tavola 3.23 - Indicazioni delle imprese sulla presenza nei mercati esteri per regione - Anni 1997-
1998 (composizioni percentuali)

REGIONI Aumentata Diminuita Rimasta L'impresa non Towle
invariata opera all'estero

Piernonte - V. d'Aosta 23,2 4,2 16,4 56,3 100,0

Lombardia 22,2 4,6 21,4 51,7 100,0

Trentino-Alto Adige 17,0 8,0 19,3 55,7 100,0

Veneto 24,9 7,5 19,8 47,8 100,0

Friuli-Venezia Giulia 21,9 9,2 15,4 53,5 100,0

Liguria 18,7 3,3 9,9 68,2 100,0

Emilia-Rornagna 16,0 9,8 14,3 59,9 100,0

Toscana 20,9 6,9 18,3 53,8 100,0

Umbria 20,8 6,6 20,9 51,7 100,0

Marche 18,3 4,6 16,1 61,1 100,0

Lazio 8,0 13,9 78,1 100,0

Abruzzo 9,7 3,3 16,6 70,3 100,0

Molise 9,3 9,3 15,6 65,8 100,0

Campania 12,5 11,0 8,6 67,9 100,0

Puglia 14,9 5,0 20,3 59,7 100,0

Basilicata 12,3 12,5 75,2 100,0

Calabria 8,8 5,1 12,6 73,5 100,0

Sicilia 7,1 3,1 15,2 74,6 100,0

Sardegna 8,2 4,7 87,1 100,0

Halla 19,5 5,9 17,8 56,8 100,0

Ponte. Indagine Istituto G. Tagliacarne-Unioncamere
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Ii. Ad essere aumentata maggior
mente e la fascia di imprese con
orientamento prevalente verso i
paesi dell'Unione europea (dal
9,7% all'11,5%), mentre quasi
stabile e il nucleo di quelle che
operano soprattutto su mercati
piu arnpi di quelli dell'Ue (da
4,8% a 4,5% nei due anni in esa
me). Il dato che desta maggiore
preoccupazione e legato alla
rilevante quota di PMI che non
opera sui mercati esteri (il
56,8%).

In generale, l'analisi dell 'anda
mento registrato negli ultimi due
anni dalle vendite delle PMI sui
mercati esteri consente di rileva
re come quasi un impresa su cin
que (19,5%) abbia aumentato la
propria presenza commerciale
sull 'estero, mentre solo il 5,9%
ha subito una contrazione delle
proprie esportazioni e il 1 7 8%
le ha mantenute invariate. '

La disaggregazione dei dati
per area geografica permette di
registrare differenze significati
ve delle performance aziendali.
L'area del Nord-ovest, nel1998,
ha registrato i migliori risultati:
nelle regioni nord-occidentali le
PMI che hanno incrementato le
esportazioni sono pari al 22,3%
e quelle che le hanno diminuite al
4,4%.

Vale inoltre sottolineare che
tra le regioni maggiorme~t~
export-oriented, un risultato
particolarmente brillante e statu
realizzato dal Veneto, dal Pie
monte-Valle d 'Aosta, dalla Lom
bardia e dal Friuli- Venezia Giu
lia. in esse la quota di imprese
che ha aumentato negli ultimi due
anni le vendite all'estero si atte
sta su valori (24,9%, 23,2%,
22,2% e 21, 1%, rispettivamente)
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significativamente superiori alla
media.

Al fine di valutare lo stadio di
sviluppo della presenza all'este
ro delle PMI risulta utile conside
rare anche l'erititd degli investi
menti programrnati per l'imme
diato futuro. Le iniziative di
internazionalizzazione allargata
quali gli accordi produttiui 0 le
joint venture e, ancora di piu, gli
investimenti diretti all'estero nel
la forma di creazione di nuove
sedi 0 di acquisizione di imprese
costituiscono il punta di appro
do di strategie finalizzate alla
crescita della presenza commer
ciale sui mercati internazionali
che prendono quasi sempr~
avvio con la distribuzione com
merciale, diretta 0 indiretta, in
paesi stranieri.

Una precedente indagine
dell'Istituto Tagliacarne e del
l'Unioncamere aveva gid mo
strato come il fenomeno della
delocalizzazione di fasi produt
tive all 'estero risultasse ancora
poco diffuso tra le PMI italiane.
nell'indagine relativa al 1997
solo il 5% delle piccole e medi~
imprese aveva dichiarato l'inten
zione di procedere ad investi
menti volti ad accrescere la
propria capacita produttiva
all'estero nel 1998. L'indagine
svolta nel 1998, a consurttiuo,
mostra come la quota delle
irnprese che avevano program
mato di realizzare investimenti
all'estero ha subito un forte

arretramento: solo lo 0,8% delle
PMI manifatturiere ha effettuato
tali investimenti. Questo risulta
to, tuttauia, si pUG spiegare alla
luce delle gravi crisi socio-politi
cbe, oltre che economiche che
hanno colpito aree in C~i le
potenzialitd di sviluppo com
rnerciale erano fino ad un anna
fa elevate anche per le piccole e
medie imprese (e it casu ad
esempio della Russia). In altri
termini e ragionevole pensare
che le turbolenze che hanno inte
ressato mercati molto promet
tenti abbiano indotto anche gli
imprenditori orientati ad investi
re all'estero a rinunciare, alme
no per il momento, a program
mare investimenti produttivi 0

addirittura a ritornare sulle pro
prie decisioni.

Riguardo alla destinazione
geografica delle iniziative di inve
stimento estatu possibile rileuare
che le aziende investitrici pensa
no di realizzare i propri interven
ti per la maggior parte (59,6%)
nei paesi dell'Unione europea e in
minor misura nel bacino del Medi
terraneo (19,9%) 0 in America
latina (17%). Rilevanzapiu lirnita
ta assumono i paesi dell 'Est euro
peo (a conferma della scarsa
fiducia riposta in tali mercati) e il
Nord America, citati rispettiua
mente dal 14,8% e dal 10,3% di
coloro che hanno dichiarato di
voler effettuare investimenti pro
duttiui all 'estero.
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almeno uno dei gruppi merceologici relativi ai
prodotti tradizionali del made in Italy. E' stato
quindi calcolato, a livello provinciale, il rapporto
tra valore e quantita delle merci esportate in rela
zione a ciascun gruppo merceologico considera
to. Tale indicatore, non privo di limiti, fornisce
tuttavia indicazioni circa la qualita media dei pro
dotti esportati da una data provincia. II calcolo di
tale indicatore e stato cffettuato con riferimento
ai flussi commerciali verso i soli paesi avanzati,
allo scopo di considerare mercati caratterizzati
da elevati standard di consumo e ridurre, inol
tre, le distorsioni derivanti dalle esportazioni
temporanee, legate alle strategie di delocalizza
zione produttiva internazionale delle imprese
residenti in tali province.

II confronto con gli indicatori ottenuti a livello
nazionale ha permesso di discriminare Ie provin
ce ed i relativi prodotti esportati che presentano
livelli di qualita prossimi 0 superiori alla media
nazionale. In tale insieme, rientrano (Tavola 3.24)
Napoli per Ie calzature di pelle, Teramo per la
maglieria e calze di lana e Ie calzature non di pelle,
Pescara per gli oggetti cuciti di lana, Bari per i
mobili in legno, Isernia per la maglieria e calze di
fibre tessili vegetali e di seta, gli oggetti cuciti di
fibre tessili vegetali ed artificiali.

In conclusione, la significativa crescita delle
vendite all'estero del Mezzogiorno avvenuta
nell'ultimo biennio, in presenza di un aumento
relativamente contenuto delle esportazioni nazio-

nali, e da ricondurre non solo a fattori congiuntu
rali, ma anche strutturali. Le diverse dinamichc
delle tre sub-aree meridionali considerate, unite
all'evoluzione di differenti model Ii di specializza
zione, mostrano come in alcune di esse siano in
corso cambiamenti profondi. Da una prima valu
tazione della qualita dei prodotti del made in Italv
esportati dal Mezzogiorno, emerge come, in rela
zione a particolari province (situate soprattutto in
Abruzzo, Campania e Puglia), gli standard rag
giunti siano in linea 0 superino il livello medio
nazionale. Tale dato qualifica la crescita del contri
buto del Mezzogiorno aile esportazioni nazionali
nei settori tradizionali.

3.5 - I nuovi strumenti per la promozione
dello sviluppo economico

La prima meta degli anni '90 si qualifica
come un periodo di complessa transizione tra
due differenti "filosofie" di intervento per Ie
politiche economiche a sostegno dello svilup
po. Quella tradizionale, di tipo centralizzato,
pone come obiettivo centrale dei propri inter
venti I'impresa, spesso di medie 0 grandi
dimensioni, e vede, con la fine della politica di
sviluppo del Mezzogiorno Clegge n. 488/1992),
ridursi notevolmente la propria importanza. II
nuovo approccio di intervento prevede invece
un maggior decentramento a livello ammini-

Tavola 3.24 - Indicatore relativo della qualita dei prodotti esportati per gruppi merceologici e provin-
ce specializzate del Sud (a) - Anno 1998

GRUPPI MERCEOLOGICI

PROVINCE Maglieria e Maglieria e Maglieria e Oggetti Oggctti Ogg. cucit: Ogg. cuciti Calzature Calzature Mohili in
calz. eli fibre calz, di lana calz. di seta cuciti di fibre cuciti di lana eliseta fibre tess eli pelle non eli pelle legno

tessili vcg. tessili veg. artificiali

Napoli 57,4 39,9 126,5

Teramo 177,5 73,4 340,2

Pescara 166,3

Bari 89,4 36,9 82,0 46,5 63,6 180.6

Leece 28.0 50,8 48,0 61.8 74,2

Isernia 351,5 204,5 228,5 262,6

Media
nazionale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Indagine sul commercia con I'estero
(a) L'indicatore relativo e dato dal rapporto, moltiplicato per 100, tra due indicatori: il rapporto tra valori e quantita per gli specifici gruppi

merceologici della provincia considerata e l'analogo rapporto calcolato per gli stessi gruppi merceologici a livello nazionale. Valori pari
a 100 significano qualita pari a quell a media nazionale, valori superiori 0 inferiori a 100 significano, rispettivamente, una qualita superiorc
o inferiore a quclla nazionale.
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3. EFFICIENZA E COMPETITIVITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO NELLA PROSPETTIVA EUROPE/I

strativo e colloca progressivamente il ruolo
dell'irnpresa nel piu complesso quadro della
sviluppo economico locale.

Dato il periodo relativamente recente in cui tali
cambiamenti sono maturati ed i ritardi, spesso
notevoli, che hanno caratterizzato l'attuazione dei
nuovi interventi, risulta molto difficile allo stato
attuale esprimere giudizi 0 valutazioni su iniziative
che sono ancora, nella maggior parte dei casi, nella
fase preliminare 0 comunque in corso di attuazione.

3.5.1. - I nuovi strumenti di intervento a
sostegno dello sviluppo delle aree
depresse

Il nuovo modo di concepire le politiche di svi
luppo e imperniato su tre cardini: la programma
zione negoziata, costituita da patti territoriali, con
tratti d'area e contratti di programma (oltre che
dalle intese istituzionali di programma); l'utilizzo
dei fondi strutturali per le aree depresse stanziati
dalla Unione europea; il sistema di incentivazione
delle imprese fondato sui benefici della legge n.
488/1992.

La programmazione negoziata si fonda sulla
responsabilizzazione dei soggetti locali nell'elabo
razione di una strategia di sviluppo per il proprio
territorio ed appare coerente con il principio di
sussidiarieta applicato dall'Unione europea per
l'utilizzo dei fondi strutturali. La necessaria pre
messa per tali forme di intervento e la concerta
zione fra soggetti locali, la quale persegue l'obietti
vo di fare "rnassa critica" sul territorio, in vista del
la progettazione del cosiddetto "pacchetto loca
lizzativo", che costituisce il nucleo di tali strumen-

ti. Si tratta di un insieme di interventi diversi fra
lora, rna coordinati da una visione unitaria dei pro
blemi di sviluppo di una specifica area territoriale.

Il patto territoriale e, in ordine temporale, il
primo strumento di programmazione negoziata
Clegge n. 104/1995), rna a novembre 1998 10 stato di
attuazione di tale strumento risulta ancora molto
ritardato (Tavola 3.25). A spiegare tale ritardo con
corrono molteplici fattori, dalla continua mutazio
ne delle procedure di attuazione, ai problemi
insorti in fase istruttoria, alle lentezze nella proget
tazione del patto da parte dei soggetti locali.

Ai primi 12 patti territoriali approvati (Tavola
3.25), occorre aggiungere 9 "patti territoriali per
l'occupazione", che godono di cofinanziamento
dei fondi strutturali europei gia appravati dalla
Commissione. Inoltre, 24 patti territoriali hanno
completato la fase istruttoria entro il termine pre
visto del 30 novembre 1998.

I contratti d'area si caratterizzano, rispetto ai
patti territoriali, per notevoli differenze nella filo
sofia di intervento. Mentre i patti territoriali sono
dei veri e propri strumenti di promozione e
sostegno dello sviluppo economico autonomo su
base locale, i contratti d'area sono concepiti come
provvedimenti di emergenza, volti a assorbire gli
effetti di situazioni di crisi occupazionali partico
larmente gravi che si verificano in aree territoriali
delimitate, normalmente coincidenti con i bacini
di gravitazione di grandi stabilimenti produttivi in
fase di ristrutturazione. Inoltre, il ruolo decisiona
le delle autorita centrali della Stato e molto piu
intenso che non nel caso dei patti territoriali.

A dicembre 1998, malgrado la logica di
emergenza alla base dei contratti d'area, 10 stru-

Tavola 3.25 - Stato di attuazione dei primi 12 patti territoriali - Novembre 1998

FASIDELL'rSTRUTTORlA Numero Investimenti Nuovi occupati
iniziative (a) a regime

In attesa di istruttoria 107 305,5 2.114

In corso di istruttoria 74 257,5 1.495

Istruttoria conclusa can decreta di concessione 157 375,5 2.280

- di cui can decreta di pagamento 70

Totale attivi 338 938,5 5.889

Ritirati 74

Totale 412 938,5 5.889

Fonte. Ministero del Tesoro, del bilancio e programmazione economica - Dipartimento per Ie politiche di sviluppo e coesione
(a) Valori in miliardi di lire.
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mento appare pOCO utilizzato, con significativi
ritardi, in particolare per quanta riguarda
l'aspetto finanziario. Nessuna erogazione e stata
finora eseguita sulla base della specifico fondo
eIPE e le iniziative che si sono inserite nei primi
contratti d'area sono state finanziate in relazio
ne ad altri provvedimenti agevolativi (Sovven
zioni globali, legge n. 488/1992 eccetera). A
dicembre 1998 sono stati sottoscritti solo sette
contratti d'area. In due casi, Manfredonia ed
Ottana, sono stati siglati anche i primi protocol
Ii aggiuntivi.

II contratto di programma si presenta, rispet
to ai patti territoriali ed ai contratti d'area, come
un provvedimento sui generis, in quanto la sua
genesi normativa e la sua filosofia costituiscono un
retaggio dell'intervento straordinario. Si tratta, di

fatto, di una negoziazione fra una grande impresa,
una rappresentanza di un distretto industriale 0 un
consorzio di PMI ed il Ministero del Tesoro, bilan
cio e programmazione economica.

Tale strumento ha avuto molto tempo a
disposizione per mettere a punto le procedure
di attivazione; inoltre, essendo interamente
gestito a livello governativo, non ha risentito dei
ritardi dovuti alla concertazione dei soggetti
locali e alla elaborazione di un progetto di svi
luppo territoriale articolato, che hanno invece
inciso negativamente sui patti territoriali. Questi
e altri fattori hanno permesso che questo stru
mento abbia avuto, a oggi, uno stato di attuazio
ne relativamente soddisfacente: infatti, a luglio
del 1998, dei 16 contratti di programma stipulati
sulla base della legge n. 64/1986 risulta pagato il

Tavola 3.26 - Stato di avanzamento dei contratti d'area al 31 dicembre 1998

CONTRATTI D'AREA Numero Investimenti Contributi Nuovi occupati
iniziative (miliardi di lire) eIPE (miliardi di lire) a regime

1. Crotone 14 45,7 277
2. Manfredonia 7 62,4 373

10 protocollo aggiuntivo 9 273,5 188,0 463
3. Torrese Stabiese 8 87,4 404
4. Sassari, Aighero, P. Torres 7 32,0 221
5.0ttana 6 38,7 178

10 protocollo aggiuntivo 29 362,8 303,3 1.184
6. Gela 8 18,7 121
7. Terni, Narni, Spoleto 10 57,0 324

Totale 98 978,1 491,3 3.545

Fonte: Ministero del Tesoro, del bilancio e programmazione economica - Dipartimento per Ie politiche di sviluppo e coesione

Tavola 3.27 - Stato di avanzamento dei contratti di programma ex lege 488/1992 al 31 dicembre 1998

DENOMINAZIONE Investimenti Onere
previsti per 10Stato

(miliardi di lire) (miliardi di lire)

Stoppani 92,5 56,2
Natuzzi 656,3 311,6
IPM Group 202,6 115,5
Texas Instr. 2 960,0 330,3
Getrag 407,7 212,6
Unica 1 87,5 59,8
SGS Thomson Micro 638,0 351,9
Piaggio 290,0 46,0
Texas Instr. 3 1.300,0 376,5
Saras 2 470,3 269,1
Nuova Concordia 520,6 267,0
Unica 2 87,9 58,3
wow 159,0 92,8

Totale 5.872,3 2.548,0

Totale
erogato

(miliardi di lire)

46,9
15,2

91,7
45,1
74,8

..
66,9

340,6

Nuovi occupati
previsti

140
2.814

407
275
800
410
315
365
750
246

1.574
303
140

8.539

Fonte: Ministero del Tesoro, del bilancio e programmazione economica - Dipartimento per Ie politiche di sviluppo e coesione
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Monitoraggio dei tempi di attuazione dei patti territoriali:
il caso della Campania

La lentezza delt'iies procedu
rale, un quadro normativo anco
ra in via di perfezionamento, la
carenza di organismi incaricati
di fornire sui campo forme di
assistenza tecnica ed operatiua
qualificate costituiscono alcuni
dei principali ostacoli alla rapi
da ed efficace attuazione dei
patti territoriali. Le conseguerize,
in termini di ritardi generati da
questi ed altri jattori alla con
creta realizzazione di tali inizia
tive per 10 suiluppo economico
locale, possono essere misurate
attraverso l'analisi dei tempi di
attuazione dei patti territoriali.

Tale valutazione estata com
piuta sulla base dei patti territo
riali promossi in Campania fra it
1994 ed il1998 infurizione delle
seguenti cinque jasi: promozione
dell'idea di patto tra attori ed
enti locali e presentazione della
proposta di patio al CNEL; firma
del primo documento di concer
tazione; firma del protocollo
d'intesa, che definisce impegni e
scadenze dei soggetti pubblici
coinuolti; decreto del CIPE 0

decisione della Commissione
europea, erogazione del finan
ziamento.

Al fine di qualificare la diffe
rente rilevanza delle varie fasi

sopra elencate, si ricorda che tra
la prima e la seconda si suolge la
concertazione, tra la seconda e
la terza si compte la vera e pro
pria progettazione del patto; a
seguito della terza jase si ha poi
la jormalizzazione degli impegni
definiti in sede di progettazione,
la quarta e la quinta riguardano
tempi e modalita definiti da enti
nazionali 0 comunitari.

Mentre la jase di concertazio
ne si conclude, mediamente, in
tempi rapidi, tra lafirma del pro
tocollo d'intesa ed il decreto del
CIPE 0 della Commissione euro
pea si pone un interuallo tempo
rale che varia da un minima di 8
mesi (patto Migito d'oro) ad un
massimo di 25 (patio di Caser
ta). 1patti relativi a Napoli Nord
est e all'Agro Nocerino-Sarnese,
sono stati approuati con decisio
ne dell'Unione europea del 29
dicembre 1998 ed hanno tempo
fino al 31 dicembre 1999 per
impegnare le risorse che douran
no essere utilizeate entro l'anno
2001. 1 patti Sele, Tanagro e
Avellino hanno superato la uerifi
ca dei requisiti da parte del Mini
stero competente e sono stati
ammessi al finanziameruo secon
do la nuova procedura. It patto
Avellino ha ottenuto illOfebbraio

1999 l'approuazione con delibe
ra del CIPE, il quale ha dicbiara
to ftnanziabili 30 progetti per un
ammontare di 76 miliardi, mentre
per 11 progetti e stata avviata
l'istruttoria bancaria.

Fra i tre patti jinanziati
secondo la oeccbia procedura
con delibera CIPE del 23 Aprile
1997, per il patio Caserta non e
stato attualmente erogato alcun
contribute, mentre per il patto
Miglio d'oro l'iniziatiua finan.zia
ta e una sola, per un valore di
quattro miliardi e mezzo, ed
altre cinque, pur avendo conclu
so liter, sono ancora in attesa
della concreta erogazione dei
jinanziamenti.

It patto Benevento risulta
l'unico in jase di attuazione nel
1998 e riguarda i comuni di
Benevento e Montesarcbio, i
quali risultano inclusi in uno dei
sistemi locali del lavoro classifi
cati dall'Istat come distretti
industriali. Le iniziative previste
dal patto sono tredici e, di que
ste, cinque hanno ottenuto nel
mese di ottobre 1998 it decreto
di pagamento della prima tran
che di finartziamenti, tre sono in
attesa della delibera di assegna
zione, cinque sono tuttora in
jase istruttoria.

Tavola 3.28 - Patti approvati secondo il tempo (in mesi) impiegato per superare ciascuna fase
dell'iter - Anno 1998

PATTI Fase di concertazionc Progettazione Istruttoria Erogazione del
APPROVATI finanziamento

Avellino 17 16 12
Benevento 2 13 3 18
Caserta 2 25 3
Napoli Nord-est 15 16 3
Miglio d'Oro 4 8 4 16
Agro Nocerino-Sarnese 8 18 6
Sele-Tanagro 8 20 6

Fonte Ministero del Tesoro, del bilancio e programmazione economica - Dipartimento per Ie politiche di sviluppo e coesione
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52,8% delle somme impegnate. Inoltre a dicern
bre 1998, relativamente ai 13 contratti di pro
gramma stipulati con le nuove procedure ex
lege n. 488/1992, risulta erogato il 13,4% delle
somme impegnate (Tavola 3.27).

La predominanza di iniziative imprenditoriali
di grandi dimensioni e un ulteriore fattore di
distinzione dei contratti di programma rispetto ai
patti territoriali ed ai contratti d'area. Il ricorso a
tale strumento appare particolarmente interes
sante per importanti multinazionali estere
(Thomson, Texas Instruments, IBM, Bull eccetera)
e si configura quindi come il principale strumento
di attrazione di investimenti diretti esteri nelle
aree depresse del Paese.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi strut
turali europei relativi alla programmazione
1994-1999, 10 stato di attuazione del Quadro
comunitario di sostegno del Mezzogiorno, pur
risentendo dei ritardi accumulati nel passato, e
in sensibile miglioramento rispetto agli anni
precedenti. Su 60.310 miliardi di lire Cindicizzati
a prezzi 1997) disponibili fra risorse nazionali e
comunitarie, ne risultano pagati 33.286, ossia il
55,2% del totale. Alla fine di dicembre del 1997,
tale percentuale si arrestava al 38,7%, mentre era
dell'8% appena un anna prima. I migliori risulta
ti, in termini di rapporto sia fra impegni e
disponibilita sia fra pagamenti e disponibilita,
sono da attribuirsi ai programmi multiregionali,
mentre quelli regionali risultano essere in lieve
ritardo.

Infine, la legge n. 488/1992 prevede un con
tributo in conto capitale da erogare ad imprese
che effettuano investimenti produttivi in aree
depresse del paese. Le modalita tecniche ed
organizzative relative alla concreta attuazione di
tale normativa risultano particolarmente innova
tive. AIle imprese, infatti, i contributi vengono
concessi sulla base di una procedura che mira a
verificare la validita tecnico-economica del pro
getto imprenditoriale. Le domande presentate
nei primi due bandi di attuazione 0996 e 1997)
sono state 15.272, cuisi devono aggiungere quel
le del terzo bando del 1998. Complessivamente,
nei primi tre bandi di attuazione, sono state age
volate 14.110 domande, ovvero circa il 48% di
quelle presentate. Tale percentuale e andata
diminuendo nel tempo, passando dal 77,9% del
1996 al 59,8% nel 1997, fino al 24% circa del 1998,
anche a causa del progressivo calo delle risorse
finanziarie assegnate.
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3.5.2 - Gli strumenti di sostegno all'im
prenditorialitii. giovanile

Il sostegno da parte dello Stato alle aree in
ritardo di sviluppo (obiettivo 1), in declino indu
striale (obiettivo 2), rurali svantaggiate (obiettivo
5b), nonche alle aree ammesse alla deroga di cui
all'art. 92.3.c del Trattato di Roma passa anche
tramite la promozione d'iniziative di creazione
di nuove opportunita occupazionali, attraverso
azioni volte a favorire la nascita di nuove impre
se. Obiettivo di questo tipo d'intervento e stimo
lare la dinamica dell'occupazione, promuovendo
la "imprenditorialita" latente mediante l'attiva
zione di strutture di job creation. Questa politica
tende ad incentivare la nascita di nuove imprese
nel senso di: promuovere l'imprenditorialita
associata tra i giovani, attraverso l'erogazione di
incentivi diretti all'avvio di una nuova attivita in
proprio; favorire la nascita a livello locale di nuo
ve attivita, in comparti marginali; favorire la pro
pagazione su base territoriale di iniziative
imprenditoriali in settori affini ed omogenei in
modo coordinato e organizzato.

La politica di job creation si attua principal
mente attraverso la legge n. 44/1986 e le sue suc
cessive modifiche. Le iniziative ammesse nei set
tori della produzione di beni in agricoltura, artigia
nato e industria e nella fornitura di servizi alle
imprese, hanno come destinatari i giovani
imprenditori e le forme imprenditoriali interessa
te sono essenzialmente di tipo associativo; per
tanto sono escluse le ditte individuali, rna anche le
societa di fatto e le societa aventi un unico socio. I
soggetti, previo il soddisfacimento di alcuni requi
siti formali, devono essere in grado di sviluppare
processi erogativi di servizi - prodotti, iniziative
economicamente valide, opportunita occupazio
nali durature.

Dal punto di vista metodologico, la valutazione
del funzionamento al 31 dicembre 1996 della leg
ge n. 44/1986 e stata condotta, tramite l'integrazio
ne di due archivi: l'archivio statistico delle impre
se attive (Asia) dell'lstat e la banca dati dell'IG Spa
contenente informazioni sui progetti ammessi
alle agevolazioni. Inoltre, sono state analizzate solo
le imprese che operano nel settore manifatturiero
e dei servizi vendibili, non essendo le imprese
agricole presenti nel campo di osservazione di
Asia.

I risultati registrano, al 31 dicembre 1996, 568
imprese attive del settore manifatturiero e dei
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3. EFFICIENZA E COMPETITIVITA. DEL SISTEMA PRODUTTIVO NELLA PROSPETTIVA EUROPE,\

Tavola 3.29 - Distribuzione dei comuni, per area di intervento e per regione - Anno 1996

REGIONI Aree in ritardo di Aree in decline Aree in declino Aree rurali Arce rurali Totale arCl'

sviluppo industriale industrialc - deroga art. svantaggiate svantaggiatc - in c-rixi
(obiettivo 1) (obiettivo 2) 92.3.c Trattato di Roma (obiettivo 5b) deroga art. 92.3 c

(obiettivo 2) Trattato eli Rama
(obiettivio 5b)

Picmontc 182 181 399 762
Valle d'Aosta 13 13 22 48
Lornbardia 16 150 166
Trcntino-Alto Adige 193 193
Veneto 82 235 17 317
Friuli-Venezia Giulia 34 104 138
Liguria 48 152 200
Emilia-Romagna 10 3 84 97
Toscana 69 134 19 203
Umbria 34 38 20 72
Marche 24 110 42 134
Lazio 24 204 32 228
Abruzzo 305 305
Molise 136 136
Campania 55] 551
Puglia 258 258
Basilicata 13] 13]
Calabria 409 409
Sicilia 390 390
Sardegna 377 377

Italia 2.557 205 528 1.825 130 5.115

Fonte. Imprenditorialua giovanile Spa

Tavola 3.30 - Imprese del settore manifatturiero e dei servizi alle imprese, finanziate con legge
n. 44/1986 ed attive al31 dicembre 1996, per regione

REGIONI Numero di comuni Nurnero di Addetti aI Addetti per Stima del Investimenti FORME DIFINANZIAMENTO
dove sana localizzate imprese 31121996 impresa al numero ammessi a1 Contributi Mutuo Contributi
le imprcse finanziate 3112.1996 di addetti contribute in eonto agcvolato in conto
dalla Iegge n. 44/1986 previsto capitaIe gestione

a regime (a) (a) (a) (a)

(J) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7) (8) (9)

Piemonte 3 4 19 4,8 27 2327 468 1.341 2.779
Valle d'Aosta
Lombardia 17 17,0 17 4.602 966 2.209 140
Trentino-Alto Adige
Veneto 5 6 22 3,7 53 10.862 2.128 6.199 7.743
Friuli-Venezia Giulia 1 1 1 1,0 14 994 348 497 386
Liguria 3 3 11 3,7 25 3648 900 1.908 6511
Emilia-Romagna
Toscana 3 3 11 3,7 37 3.980 950 2.265 2.367
Umbria 1 1 11 11,0 25 50] 135 300 187
Marche 6 11 156 14,2 279 38.858 20.886 11.657 30.477
Lazio 19 29 295 10,2 712 91.398 50.]54 27813 112.933
Abruzzo 50 9] 1.250 13,7 2257 245109 130.]98 74.991 293.912
Molise 15 24 196 8,2 507 82.388 42.944 28.237 73.348
Campania 72 146 1.057 7,2 2.781 370897 ]90.778 134.389 396.838
Puglia 44 76 505 6,6 1.597 199.225 ]04.726 67.712 256.907
Basilicata 14 24 162 6,8 446 66.327 36589 21.639 69.224
Calabria 35 75 503 6,7 1.277 180.191 98124 62.627 162.330
Sicilia 33 48 378 7,9 968 135.004 73971 41.997 157759
Sardegna 15 25 ]65 6,6 312 52.610 27.382 18.276 47.380

Italia 320 568 4.759 8,4 11.334 1.488.922 781.647 504.057 1.621.220

Fonte: Istat: Irnprcnditorialita giovanile Spa
(a) Valori in milioni eli lire.
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La valutazione dei patti territoriali come strumenti
per la promozione dello sviluppo economico

su base locale nei risultati di un sondaggio d'opinione

L'introduzione dei patti terri
toriali come nuovi strumenti di
politica economica ha suscitato
un eleva to interesse sia tra gli
operatori sia tra gli amministra
tori a livello locale. Tali aspetta
tive sono state, in seguito, ridi
mensionate dai numerosi ritardi
e ostacoli che ne hanno condi
zionato la concreta attuazione.
Al fine di delineare un quadro
complessiuo sull'efficacia di que
sti strumenti di promozione della
suiluppo, l'Istat ha realizzato
un'indagine rapida rivolta ad
alcuni testimoni privilegiati quali
rappresentanti di associazioni
irnprenditoriali, forze sindacali,
istituzioni pubbliche e private,
uriiuersitd e mass-media.

Dall'indagine risulta che la
quasi totalitd dei soggetti intervi
stati considera i patti territoriali
uno strumento di intervento vali
do e strategico per promuovere

un reale processo di sviluppo a
livello locale. In particolare, i
principali aspetti positivi segna
lati riguardano (Tavola 3.31) il
territorio come riferimento per la
programmazione economica (it
50,7% degli intervistati eviden
zia questo come aspetto di ele
vato interesse) ed il ruolo della
concertazione tra soggetti eco
nomici ed istituzionali in funzione
di obiettivi di sutluppo comuni (il
43,5% dei soggetti qualifica tale
aspetto come rileuante). Al con
trario, i principali elementi nega
tivi che hanno condizionato e, in
alcuni casi, ostacolato l 'attua
zione di questo strumento
d'intervento sono stati: la scarsa
tempestioita dei finanziamenti, la
complessitd delle procedure
burocraticbe, aggravata da ele
menti d'incertezza che hanno
caratterizzato la prima genera
zione dei patti territoriali, la

scarsa capacita organizzativa e
progettuale.

E stato inoltre richiesto di
indicare alcuni elementi correttivi
o innovativi per rendere piu effi
caci i patti territoriali. Il 26,2%
dei soggetti intervistati (Tavola
3.32) ritiene necessario un pro
cesso di codifica e semplifica
zione delle procedure ammini
strative e l'11,9% invoca mag
giori risorse, certezza e rapidita
dei finanziamenti, anche per la
fase di concertazione e defini
zione degli obiettivi. Si ricorda,
per inciso, che gli aspetti sopra
euidettziati sono coerenti con le
indicazioni definite nella secon
da fase di programmazione.
Inoltre, l'11,3% esprime la
necessita di creare professiona
lit« ad hoc a livello locale, capa
ci di gestire progetti e predispor
re meccanismi di monitoraggio e
valutazione dei risultati.

Tavola 3.31 - Valutazione qualitativa dello strumento dei patti territoriali in relazione ad alcuni
aspetti rilevanti - Anno 1999 (cornposizioni percentuali)
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ASPETTI RILEVANTI

Territorio come riferlmento della programmazione

Concertazione tra i soggetti coinvolti

Creazione di posti di lavoro

Rinnovamento della classe dirigente locale

Definizione di un'idea coerente per tutto il territorio del patto

Cultura della responsabilita

Abbandono della logica assistenzialista

Ternpestivita dei finanziamenti

Chiara definizione delle competenze

Certezza procedurale

Efficienza burocratica

Possibilita di ottenere nuovi finanziamenti

Valutazione dei programmi

Fonte: Istat, Indagine rapida sui patti territoriali rivolta a testimoni privilegiati

RILEVANZA

Elevata Sufficiente Scarsa Non so

50,7 33,3 14,5 1,4

43,5 40,6 14,5 1,4

17,4 58,0 21,7 2,9
16,4 22,4 55,2 6,0

20,6 30,9 48,5
22,1 48,5 27,9 1,5
22,1 45,6 29,4 2,9

1,5 16,2 80,9 1,5

5,9 36,8 54,4 2,9
7,4 23,5 63,2 5,9
4,4 13,2 76,5 5,9

22,4 35,8 31,3 10,4

43,3 40,3 14,9 1,5
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Tavola 3.32 - Elementi correttivi 0 innovativi per rendere pili efficaci i patti territoriali - Anno
1999 (composizioni percentuali)

ELEMENTI COMPOSIZIONI

PERCENTUALI

Codificare e scmplificare lc procedure amministrative; fissare in un ..Testo unico- l'intera legislazione dei patti
Maggiori risorse, certezza e rapidita dei finanziamenti (anche per la fase di concertazione)
Formare quadri e professionalita a livello locale; costituire un ufficio di coordinamento regionale
Ricondurre i patti nell'ambito della programmazione regionale e nazionale; veri fica e monitoraggio
sulla base di criteri oggettivi
Migliore assistenza, maggiori informazioni sulle potcnzialita dci patti
Maggiori sinergie tra soggetti promotori, banca istitutriee e socicta di assistenza tecnica
Defiscalizzazione e/o agevolazioni ai soggetti responsabili
Maggiore spazio e responsabilita ai soggetti sociali e alle imprese
Selezione competitiva dei progetti legata alia ..qualita complessiva- del patto
Rcsponsabilc unico per le procedure
Gestione affidata a societa specializzate; figure professionali ad hoc
Utilizzo delle esperienze positive precedenti

Totale

Fonte: Istat, Indagine rapida sui patti territoriali rivolta a testimoni privilegiati

26,2
11,9
11,3

9,5
8,3
7,1
5,4
5,4
5,4
4,7
2,4
2,4

100,0

L'indagine ba permesso di
acquisire injormazioni piu ampie
sui jattori ritenuti discriminanti
per lo suiluppo economico a
livello regionale. La sicurezza
del territorio, la dotazione di
infrastrutture e la rapiditd delle
procedure amministrative vengo
no evidenziati da oltre l'80%
degli intervistati (Tavola 3.33)
come jattori strategici per pro
muove e sostenere lo suiluppo su
base locale. Anche i'accesso ed il
costo del credito sono realizza
ti jattori rilevanti da una parte

significativa dei soggetti interui
statio

Sono invece ritenuti rnodera
tamente importanti - anche da
parte degli imprenditori e delle
istituzioni locali - le jorme di
intervento tradizionali come
l'erogazione di contributi in con
to capitate e la concessione di
agevolazioni fiscali, segno que
sto di un parziale ma importante
cambiamento nella graduatoria
dei jattori ritenuti cruciali per lo
sviluppo economico su base
regionale.

Tavola 3.33 - Valutazione qualitativa dei fattori discriminanti per 10 sviluppo economico a livello
regionale - Anno 1999 (composizioni percentuali)

RILEVAI'\ZA

FATTORI Forte Media Limitata Non so

Sicurezza del territorio 84,6 7.7 6,2 1,5
Dotazione di infrastrutture 80,0 18,5 1,5
Rapidita delle procedure amministrative 8.'3,1 16,9
Erogazione di contributi in conto capitale .'36,9 49,2 12,1 1,5
Concessione di agevolazioni fiscali 46,2 4],5 10,8 1,5
Accesso al credito 69,2 27,7 .'3,1
Costo del credito 56,9 .'3.'3,9 9,2
Qualita dell'offerta di lavoro 4.'3,] 49,2 7,7
Quantita dell'offerta di lavoro 27,7 24,6 46,2 ] .5
Flessibilita dellavoro 2],5 5.'3,9 24,6
Livcllo del costo del lavoro 29,2 50,8 ]8,5 ],5

Fonte: Istat, lndagine rapida sui patti territoriali rivolta a testimoni privilegiati
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servizi che sana state ammesse ai benefici della
legge n. 44/1986. Risultano inoltre attive 49
imprese, operanti negli stessi settori, rna che non
hanno beneficiato di tali incentivi, pur avendone
fatto richiesta.

La maggior parte delle imprese finanziate
sono localizzate nel Mezzogiorno (86,9% rispet
to al totale nazionale). In particolare, la Campa
nia, seguita dall'Abruzzo, risulta la regione dove
le imprese finanziate sono pili numerose e dif
fuse a livello territoriale. La legge n. 44/1986 ha
creato in totale, al 31 dicembre 1996, 4.759 nuo
vi posti di lavoro e si prevede che queste stesse
imprese, quando funzioneranno a pieno regi
me, impiegheranno complessivamente 11.334
unita,

Il quadro e ancora complesso e incerto; tutta
via, appare evidente che presupposti essenziali
per la crescita di tali sistemi locali sono: l'esistenza
sul territorio di capacita industriali e/o di servizio
da recuperare e "rivitalizzare"; una forte spinta al
rinnovamento della classe dirigente locale e il suo
impegno nell'individuare opportunita di sviluppo
alternativo dell'area interessata; una rete di associa-
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zioni locali occupate nella salvaguardia degli inte
ressi "civici" del territorio di appartenenza; 10
snellimento e la rapidita di attuazione delle proce
dure amministrative necessarie al riutilizzo 0 alla
riconversione dell'area; un accordo tra imprendi
tori e organizzazioni sindacali a garanzia del livello
di reddito dei lavoratori espulsi dal processo pro
duttivo, mediante la loro riqualificazione e reim
piego.
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4. Le risorse umane tra valorizzazione e sottoutilizzo

• La popolazione giovanile (J 5-24 anni), interessata dai processi forrnatiui, e diminuita di
770 mila urtitd negli ultimi 20 anni. Nel prossimo decennio eatteso un ulteriore calo di 1, 7
milioni di unita.

• L'innalzamento dell'obbligo produrrd, nelprossimo anna scolastico, un incremento di qua
si 54 mila studenti; per il primo anno della scuola secondaria superiore si stima un au
mento del 7,3% degli iscritti.

• Nel 1997 il 94,2% dei licenziati di scuola media si e iscritto alla scuola secondaria su
periore. La scolarizzazione edecrescente al crescere dell'etd a causa dei meccanismi di
selezione interni al sistema scolastico: iI90,6% dei 14enni, 1'84,5% dei 15enni ed il62,8%
dei 18enni sono iscritti a scuola. Un ragazzo di 19 anni su due prosegue gli studi dopo
la maturitd e nell'87,9% dei casi si iscrive ad un corso uniuersitario, tra questi ultimi so
lo uno su tre consegue la laurea 0 il diploma universitario.

• La selezione epia forte negli istituti professionali e tecnici: rispettivamente il 15,6% ed il
14,1% degli studenti iscritti al primo anna interrompono la frequenza, a fronte del 6,3%
nei licei. II 53, 7% degli studenti degli istituti professionali, il 60,3% degli istituti tecnici,
1'85,3% dei licei consegue la maturitd in eta regolare 0 inferiore.

• Nel19981a percentuale di occupati a un anna di distanza dal conseguimento del titolo di
studio era pari al 35,5%, con rilevanti difJerenze territoriali (50,5% nel Nord-est e 20%
nel Mezeogiorno).

• Il Nord-est e la ripartizione dove I'eta media del primo lavoro epia bassa. La prima espe
rienza lavorativa si ha con circa tre anni di anticipo (19 anni contro 22) rispetto al Mez
zogiorno.

• La quota di occupati a non pia di due anni di distanza dal conseguimento del titolo edel
56,3% per i laureati, contro il 42,3% dei diplomati.

• II 55,8% delle persone iniziano l'attiuitd lavorativa con un contratto alle dipendenze a
tempo indeterminato; alle dipenderize, ma a tempo determinato, e invece il primo contrat
to in circa il 30% dei casi; il 15%, infine, inizia l'attiuita lavorativa come lavoratore au
tonomo.

• Gli adulti che risultano averfrequentato un corso diformazione sono pari al 2,3% della po
polazione in eta superiore ai 30 anni e sono in larga parte persone che dispongono gia di
un 'occupazione.

• L'analisi dei rendimenti dell'istruxione nei paesi europei mostra per i diplomati italiani un
difJerenziale salariale pari al 19% in pia rispetto alla retribuzione degli occupati con
istruzione inferiore, mentre i rendimenti dei laureati risultano superiori del 49%.

• Per l'Italia, la redditiuitd dell'istruzione secondaria e terziaria e superiore a quella sti
mata per paesi come la Germania, la Danimarca e l'Olanda.

• Suipiano territoriale, a paritd di condizioni, nel Mezzogiorno le retribuzioni risultano me
diamente inferiori del 5% circa rispetto al Nord; mentre le retribuzioni femminili sono in
feriori del 9% rispetto a quelle maschili.
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Introduzione

La valorizzazione delle risorse umane, quale fat
tore di competitivita e di sviluppo, e sempre piu
centrale nel dibattito sui fattori che condizionano
la crescita economica, i livelli di disoccupazione,
specie giovanile, e Ie disuguaglianze sociali.
- A livello macroeconomico, tale enfasi deriva

dalla consapevolezza che le capacita competitive
di un paese e del suo sistema produttivo dipendo
no dal tasso di accumulazione e dallo stock degli
investimenti in capitale fisico, rna anche dall'inve
stimento e dallo stockdi conoscenze incorporate
nel capitale umano. Quest'ultimo, come il pro
gresso tecnologieo, costituisce un elemento al
trettanto cruciale del processo di crescita econo
mica dei paesi, alla luce dei positivi effetti che gli
investimenti in educazione e formazione determi
nano sulla produttivita del lavoro.

Dal punto di vista microeconomico, l'investi
mento formativo assume rilevanza per le maggio
ri opportunita che offre agli individui di accesso e
permanenza nel mercato del lavoro, oltre che di
progressione di carriera e di miglioramento delle
condizioni professionali, anche in termini retri
butivi.

L'analisi delle caratteristiche del sistema forma
tivo italiano e della partecipazione dei giovani mo
stra come il ritardo storico nella scolarizzazione di
massa sia ormai colmato. 11 confronto con gli altri
paesi europei pone, pero, in risalto i punti critici
del nostro sistema formativo e le principali caren
ze strutturali che ne condizionano in modo signi
ficativo l'efficienza e l'efficacia: la durata della sco
larizzazione obbligatoria, la rigidita dei percorsi,
l'elevato livello di dispersione, un'offerta formati
va incentrata prevalentemente sul modello scola
stieo e non collegata in modo adeguato con il
mondo dellavoro.

Le difficolta occupazionali incontrate dai giova
ni che escono dalla scuola superiore costituiscono
un forte incentivo a proseguire gli studi per con
seguire una formazione supplementare; al con
tempo, la mancanza di una adeguata articolazione
di opportunita formative li spinge ad iscriversi in
massa all'universita. Tuttavia, sia nel ciclo seconda
rio sia in quello terziario, le numerose difficolta
derivanti dalla scarsa efficienza della struttura orga
nizzativa del sistema tendono a generare un'eleva
ta dispersione delle risorse, con riflessi negativi
sulla produttivita del sistema stesso.
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La situazione appare, comunque, in evoluzione;
infatti si registrano innovazioni strutturali che pos
sono costituire le basi per una piu ampia ristruttu
razione dell'intero sistema dell'istruzione e della
formazione. L'innalzamento dell'obbligo scolasti
co da otto a dieci anni, la revisione dell'architettu
ra dei percorsi di istruzione, 10 sviluppo delle atti
vita di orientamento, l'introduzione dei crediti
formativi, la creazione di un nuovo ramo di istru
zione terziaria extra-accademiea, nonche la mag
giore sensibilita verso le esigenze del sistema pro
duttivo sono alcune tra le principali iniziative che
dovrebbero favorire un adeguamento agli stan
dard europei.

Tali processi avvengono in un quadro evoluti
vo della popolazione giovanile con un'eta com
presa fra i 15 e i 24 anni che portera, tra poco
piu di 10 anni, ad una diminuzione complessiva
di 1,7 milioni di unita. Cia potrebbe determina
re una maggiore disponibilita di risorse formati
ve, rna impone di adottare tempestivamente
meccanismi correttivi per la razionalizzazione
del sistema di istruzione-formazione, al fine di
contrastare il depauperamento del capitale uma
no attraverso una piu elevata qualificazione di ba
se e un sistematico aggiornamento delle profes
sionalita.

D'altra parte, la difficolta di inserimento dei
giovani nella vita lavorativa fa sentire sempre piu
necessaria l'individuazione di politiche volte a fa
vorire non solo 10 sviluppo del momenta forma
tivo, rna anche la transizione dal sistema educati
vo al mercato del lavoro. Osservando, infatti, gli
esiti occupazionali dei giovani che hanno conclu
so 0 interrotto gli studi e Ie caratteristiehe della
prima occupazione si registra, per l'Italia, una no
tevole debolezza dei flussi in entrata, con un tasso
di ingresso nel mercato del lavoro, a un anna di
distanza dal conseguimento del titolo di studio,
pari a circa la meta di quelli riscontrati in alcuni dei
paesi europei.

Le prospettive occupazionali dei giovani resta
no comunque fortemente condizionate dallo stato
del mercato del lavoro locale; l'analisi infatti, se
gnala forti squilibri territoriali: la quota di occupati
a un anna di distanza dal conseguimento del titolo
di studio nelle regioni settentrionali e piu che
doppia rispetto a quella del Mezzogiorno. Tale di
vario si ripercuote sull'eta di ingresso nel mercato
dellavoro, che al Sud risulta, mediamente, dai due
ai quattro anni piu elevata.
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I contratti atipici rappresentano ormai, spe
cie per i piu giovani, il principale canale di
ingresso nel mercato del lavoro, in Italia COS!

come in Europa. Nel nostro paese la quota di
giovani che mantiene, anche dopo la prima
esperienza lavorativa, un contratto a tempo
determinato e elevata, nonostante la chiara pro
pensione verso un'occupazione alle dipenden
ze a tempo indeterminato 0 verso una attivita
autonoma.

Gli adulti che dichiarano di aver frequentato un
corso di formazione sono una quota molto ridot
ta della popolazione in eta superiore ai 30 anni e
sono in larga parte persone che dispongono gia
di un'occupazione. La formazione continua ten
de a privilegiare gli occupati piu istruiti e quelli
che ricoprano posizioni professionali piu eleva
te e qualificate, contribuendo COS! ad ampliare i
differenziali retributivi e di qualificazione dei la
voratori.

In generale, i percorsi di ingresso nel mondo
del lavoro hanno messo in luce come le persone
in possesso di titoli di studio piu elevati siano me
no esposte al rischio di disoccupazione. 11 con
franto del rendimento della formazione dei lavo
ratori nei paesi De, misurato dall'incremento sala
riale associato al possesso di ciascun titolo di stu
dio, segnala, per l'Italia, una redditivita dell'istru
zione secondaria e terziaria, superiore a quella sti
mata per paesi come la Germania, la Danimarca 0

l'Olanda. L'approfondimento dei fattori che spie
gano la variabilita dei salari nelle imprese italiane
dimostra, inoltre, la notevole importanza che as
sumono le professioni a parita di condizioni. A li
vello territoriale, il potere di acquisto dell'istruzio
ne risulta, per qualsiasi titolo di studio, piu elevato
nel Nord-ovest che nel resto del paese. Oltre alla
formazione acquisita, le retribuzioni dei lavoratori
risultano sensibili ad altri fattori: coeteris paribus,
le retribuzioni delle donne sono sensibilmente in
feriori rispetto a quelle degli uomini, con un diffe
renziale massimo nel Nord-est e minimo nel Mez
zogiorno.

La pubblica amministrazione dispone di un
rilevante patrimonio di risorse umane qualifica
te, caratterizzate da elevati livelli di istruzione,
rna che appaiono una potenzialita in parte sot
toutilizzata.

Negli ultimi anni, si e manifestata una crescente
attenzione verso il miglioramento nella gestione
delle risorse professionali.
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4.1 - I processi di formazione del capitale
umano

4.1.1 La partecipaxione scolastica e i per
corsi formativi

La partecipazione scolastica

La partecipazione alla scuola dell'obbligo, se si
escludono alcune fasce marginali di popolazione,
risulta ormai pressoche totale e anche la quota di
giovani che continuano gli studi e frequentano la
scuola secondaria superiore e in forte aumento; il
tasso di scolarita, calcolato rapportando il numero
di alunni delle superiori a 100 ragazzi con eta com
presa tra i 14 ed i 18 anni, e aumentato dal 61,4%
del 1987-1988 all'83,1% del 1997-1998.

La contrazione delle leve scolastiche, dovuta al
calo demografico e stata parzialmente cornpensa
ta dal progressivo innalzamento dei livelli di par
tecipazione e la popolazione studentesca delle
scuole secondarie ha raggiunto l'ammontare mas
simo nell'anno scolastico 1991-1992, con piu di
due milioni e 800 mila iscritti.

In particolare, nel 1997, la quasi totalita (94,2%)
dei giovani che hanno concluso la scuola dell'ob
bligo ha deciso di proseguire gli studi; dieci anni
prima il tasso di passaggio alle superiori era pari
all'82,40/0.

Contribuiscono ad aumentare i livelli di parte
cipazione al sistema formativo i giovani (circa il
3%) che proseguono la lora formazione frequen
tando corsi professionali regionali.

I tassi di scolarita delle presentano valori massi
mi per tutte le eta nelle regioni del Centra dove, in
particolare, si raggiunge il 94,7% per i quattordi
cenni ed il 92,9% per i quindicenni. 11 Mezzogior
no, invece, presenta valori sistematicamente infe
riori rispetto alle altre ripartizioni fino all'eta di
18 anni, con il 55,7% dei diciottenni scolarizzati nel
Mezzogiorno contro il 73,5% dell'Italia centrale
(Tavola 4.1).

L'evoluzione della scolarizzazione mostra che
i tassi di partecipazione hanno subito un incre
mento anche per le successive classi di eta.
Dall'indagine sulle forze di lavoro si rileva, infat
ti, che, tra il 1993 ed il 1998, l'aumento della sco
larita dei ragazzi fra i 16 ed i 18 anni e stato di cir
ca 10 punti percentuali per ciascun anna d'eta.
Nel quinquennio considerato, non solo sono au-
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mentati i tassi di iscrizione al primo anno, rna la
partecipazione scolastica e migliorata anche dal
punto di vista qualitativo; infatti il livello di insuc
cesso si e ridotto grazie ad una diminuzione del
numero di studenti respinti a fine anna e di in
terruzioni di frequenza: se nell'anno scolastico
1992-1993 interrompevano gli studi 8,2 ragazzi
su 100 iscritti nel 1995-1996 tale percentuale e
scesa al 6,7%.

La selettiuitd del sistema scolastico

Osservando i livelli di partecipazione scolastica
al crescere dell'eta (Tavola 4.1), si nota una pro
gressiva diminuzione della scolarita. a 14 anni, eta
teorica di accesso al secondo ciclo della scuola se
condaria, il 90,6% dei ragazzi risulta frequentare la
scuola (anche se il 14,7% di essi risulta ancora
iscritto alla scuola media); la percentuale di iscritti
scende all'84,5% per i 15enni (di cui il 3,9% risulta-

no in ritardo di almeno due anni e frequentano an
cora la scuola dell'obbligo),

II forte calo della scolarita fra i 14 ed i 15 anni e
riconducibile principalmente all'elevata incidenza
delle interruzioni di frequenza al termine del pri
mo anna di scuola superiore, allorche si registra il
maggior numero di respinti (l0,1 per 100 iscritti).
L'abbandono degli studi ha per 10 pili, alla base
l'insuccesso scolastico, su cui incidono anche fat
tori diversi, di carattere ambientale, sociale e sog
gettivo.

COS! come gli insuccessi, anche le interruzioni
hanno un andamento decrescente all'aumentare
degli anni di corso frequentati e calcolando l'inci
denza dei respinti su quanti interrompono gli stu
di per anna di corso, si osserva che e soprattutto
nei primi anni che l'associazione selezione-espul
sione e pili intensa.

Negli ultimi anni di corso, invece, sono fattori
esterni al sistema scolastico, e quindi di natura pre
valentemente personale, ad influenzare la decisio-

Tavola 4.1 - Numero degli iscritti e tasso di scolartta per eta e ripartizione geografica - Anno scolastico 1997-1998
(valori assoluti e percentuali)

RIPARTIZIONI 14anni 15 anni 16 annl 17 anni 18anni 19anni 20 anni 21 e pili Totale
GEOGRAFICHE (nati 1983) (nati 1982) (nati 1981) (nati 1980) . (nati 1979) (nati 1978) (nati 1977) 0976 e oItre)

TOTALE ISCRITTI

Nord-ovest 117.627 111.213 106.540 97.227 93.773 29.895 10.432 15.677 582.385
Nord-est 80.494 78.425 73.668 70.938 71008 20.030 6653 11.076 412.291
Centro 98.397 98.595 94.201 90.022 85.331 28.133 9.538 13.422 517.640
Mezzogiorno 245.710 233605 216.043 202.321 166.484 59.149 22.052 30625 1.175.990
Italla 542.242 521.828 490.443 460.465 417.016 137.186 48.642 70.821 2.688.644

TASSI Dr SCOLARITA. (a)

Nord-ovest 90,2 82,5 77,4 69,2 64,0 18,5 5,9 56,7
Nord-est 89,8 84,7 77,6 73,2 69,6 17,9 5,6 58,2
Centro 94,7 92,9 86,2 81,6 73,5 22,4 7,2 64,5
Mezzogiorno 89,5 82,1 74,5 69,2 55,7 19,1 7,0 57,0
Italla 90,6 84,5 77,6 72,0 62,8 19,3 6,6 58,4

TASSI Dr SCOLARlTA' NELLE SCUOLE SECONDARlE SUPERIORl (a)

Nord-ovest 77,5 80,2 77,0 69,2 64,0 18,5 5,9 48,9
Nord-est 78,5 82,8 77,3 73,2 69,6 17,9 5,6 50,4

Centro 83,7 90,4 85,6 81,6 73,5 22,4 7,2 56,2
Mezzogiorno 74,3 77,6 73,6 69,2 55,7 19,1 7,0 49,1
Italla 77,3 81,1 77,0 72,0 62,8 19,3 6,6 50,5

Fonte: Istat, Rilevazione sulle scuole secondarie superiori e popolazione residente al 1.1.1998; Ministero della Pubblica istruzione,
Rilevazione sulle scuole medie (dati provvisori)

(a) Tasso di scolarita = alunni iscritti per 100 ragazzi della stessa eta. II totale e calcolato rapportando gli studenti di eta 14-20 anni
alia popolazione corrispondente.
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ne di lasciare la scuola, e questo avviene in modo
particolare per Ie ragazze.

Tale tendenza generale presenta, tuttavia, una
forte variabilita in relazione al tipo di corso fre
quentato: contrariamente a quanto potrebbe im
maginarsi, e negli istituti professionali e tecnici 
quelli generalmente considerati meno impegnativi
- che il fenomeno assume la massima rilevanza,
con valori massimi, rispettivamente, del 15,6% e
14,1% di interruzioni al primo anno, a fronte del
6,3% nei licei. Lo scarto fra i diversi tipi di scuola
viene confermato anche nei successivi anni di cor
so. Peraltro, agli istituti tecnici-e professionali si
iscrivono preferibilmente i ragazzi che giungono
gia in ritardo alla scuola superiore. Ad esempio,
fra quanti hanno conseguito la rnaturita nel1995, la
percentuale dei ragazzi che si erano iscritti alla pri
ma classe con un'eta di 15 0 piu anni (quindi con al
meno un anna di ritardo) era del 16,2% negli istitu
ti professionali e del 10,8% in quelli tecnici, contro
il 2,9% nei licei, un differenziale significativo, tanto
piu se si considera che il dato retrospettivo e rife
rito agli studenti che comunque sono riusciti a
concludere il percorso di studio con successo (Ta
vola 4.2).

Va sottolineato come solo il 62,8% dei 18enni
risulti ancora in corso di studio I ritardi accumulati
fanno permanere nel sistema scolastico seconda
rio il 19,3010 di 1genni ed il 6,6% di ventenni; inoltre
piu di 70 mila ragazzi di 21 e piu anni frequentano
le scuole secondarie superiori, soprattutto in cor
si serali per 10 piu attivati presso gli istituti tecnici
(75%) e professionali (17010).

11 meccanismo selettivo della scuola, operando
all'interno di un'offerta formativa non adeguata
mente differenziata, non ha quindi solo l'effetto di
rallentare la carriera scolastica degli studenti cui
meno si adattano i percorsi disponibili, rna si risol
ve spesso in un'interruzione tout courtdegli studio
In altre parole, la scuola stessa finisce col contri
buire, attraverso i suoi meccanismi di selezione
espulsione, a far SI che il nostro paese abbia un tas
so di scolarizzazione, e soprattutto di consegui
mento del titolo, tra i piu bassi nell'ambito dei pae
si sviluppati.

Talvolta, infine, la selettivita scolastica colpisce
ancor prima dell'inizio del ciclo secondario supe
riore: infatti, il 3,5% dei giovani di 20 anni d'eta, e va
lori analoghi sono registrati per le eta contigue, non
possiede la licenza media, pur avendo, probabil
mente frequentato otto 0 piu anni di scuola. Nel
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corso degli ultimi cinque anni, pero, anche tale per
centuale ha manifestato una tendenza alla riduzione
(-0,9%).

Una stima dell'impatto della selezione

I dati fin qui presentati consentono di stimare i
tassi di sopravvivenza all'interno del ciclo superio
re di una generazione di 100 giovani che si iscrive
alla prima classe, utilizzando il metodo per con
temporanei.

Su 100 giovani iscritti al primo anna di corso,
solo il 66,8% consegue la maturita, un terzo inve
ce non conclude il corso degli studio Le donne
completano gli studi nel 70% dei casi circa, men
tre gli uomini solo nel 61,5%. La leva che risente
meno della selezione e quella dei liceali, che arri
vano al quinto anna nell'83% dei casi, una quota
nettamente superiore rispetto agli studenti degli
altri tipi di indirizzo, tra i quali solo il 65% circa
conclude il ciclo. Gli studenti degli istituti tecnici
ultimano un corso di cinque anni in una quota
pressoche identica a quella con la quale gli stu
denti degli istituti magistrali completano un ciclo
di studi piu breve di un anno; mentre quelli degli
istituti professionali arrivano alla fine di soli tre
anni di studio in una percentuale addirittura infe
riore (64%). La propensione ad abbandonare gli
studi appare del tutto coerente con la "struttura
gerarchica" dei corsi (liceo, istituto tecnico, isti
tuto professionale), implicita nel nostro sistema
formativo il quale, pur essendo un sistema for
malmente aperto senza vincoli espliciti per l'ac
cesso ai singoli canali, innesca al suo interno di
namiche di auto-selezione che portano ad un
graduale declassamento delle scelte, che, come
visto, in assenza di un'offerta formativa sufficien
temente integrata ed articolata, puo concludersi
con un abbandono degli studio

Analizzando l'eta di coloro che arrivano alla
meta, si riscontra una forte variabilita nella regola
rita del percorso di studi secondo il tipo di diplo
ma conseguito. La coorte dei maturi del 1995 ave
va nel 68,1% eta regolare 09 anni) 0 inferiore, con
percentuali del 53,7% negli istituti professionali e
dell'85,9% nei licei. Distinguendo per genere, i
corrispondenti valori sono del 44,7% per i ragazzi
e 61,2% per le ragazze negli istituti professionali e,
rispettivamente, dell'81,8% e dell'89,1% nei licei
(Tavola 4.2).
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Infine, osservando la popolazione giovanile
per titolo di studio conseguito tra il 1993 ed il
1998, si osserva un netto miglioramento della si
tuazione. A 21 anni la percentuale di giovani con
diploma di maturita e aumentata dal 48,8% al
59,80/0.

It sistema di istruzione terziario

La liberta di accesso all'istruzione di terzo livel
10 fa S1 che, ogni anno, molti giovani in uscita dalla
scuola superiore decidano di proseguire gli studi.
Il tasso di immatricolazione ad un corso di istru
zione terziario, calcolato rapportando gli imma
tricolati a 100 giovani di 19 anni, ha raggiunto
nell'a.a. 1996-1997 il49,8%, per un totale di 367.124
studenti. Nell'87,9% dei casi tali iscrizioni sono av
venute nell'ambito del sistema universitario, men
tre 1'8,6% degli studenti si e indirizzato verso corsi
di formazione professionale regionale ed un rima
nente 3,9% verso corsi di formazione istituiti
presso le scuole secondarie superiori (cfr. il box:
L'offerta di formazione post-secondaria presso
gli istituti secondari superiorii.

Le motivazioni di una COS1 pronunciata pro
pensione agli studi accademici chiamano in causa
sia l'attuale configurazione del sistema formativo
italiano, sia il complesso rapporto tra tale sistema
e quello dellavoro. In parte, il massiccio afflusso di
giovani all'universita e determinato dalla scarsa ca
pacita di professionalizzazione della nostra scuola
secondaria. In particolare, il tasso di passaggio dal
la scuola secondaria all'universita (65,6%), data dal
la percentuale di maturi che si immatricola all'uni
versita, per l'anno accademico 1996-1997, risulta
per i licei del 100%, rna raggiunge livelli non tra
scurabili anche per gli istituti professionali (27%),
per quelli tecnici (48%) e magistrali (53%), i quali
dovrebbero garantire una formazione gia mirata
all'inserimento professionale.

La difficolta della scuola secondaria di secondo
grado nel favorire l'inserimento dei giovani nel
mercato dellavoro e testimoniata dalla quota di di
plomati che, all'uscita dalla scuola superiore, rima
ne non occupata; il tasso di disoccupazione tra i
giovani in eta compresa tra i 20 e 24 anni in pos
sessa di un titolo di scuola superiore e addirittura
pili elevato di quello dei 15-1genni che hanna con
seguito la licenza media (36,1% contro 34,5%),

Tavola 4.2 - Maturi dell'anno 1995 per eta all'iscrizione alla scuola secondaria superiore e al conseguimento del
diploma di maturlta, per tipo di scuola (cornposizione percentuale)

ETA' ALL'IseRIZIONE ALLA seUOLA SEC. SUPERIORE ETA AL eONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DIMATURITA

TIPIDI seDOLE meno di 14 14 anni 15 a piu Totale 18 anni 19 anni 20 anni 21 anni 220 piu Totale
anni anni o meno anni

MASCHI

Istituti professianali 3,6 75,0 21,3 100,0 1,8 42,9 29,0 13,7 12,3 100,0
Istituti tecnici 5,8 81,8 12,3 100,0 4,1 49,9 23,1 9,0 13,7 100,0
Licei 10,6 85,9 3,3 100,0 10,7 71,1 14,7 2,7 0,6 100,0
Istituti magistrali 18,6 73,8 7,4 100,0 29,9 29,8 12,2 4,6 23,4 100,0
Altri tipi di scuole 5,8 75,5 18,6 100,0 13,9 49,4 19,5 8,6 8,4 100,0
Totale 6,9 81,6 11,3 100,0 6,1 54,1 21,6 8,0 10,1 100,0

FEMMINE

Istituti professianali 5,5 82,4 11,9 100,0 2,2 59,0 21,2 8,5 8,9 100,0
Istituti tecnici 7,3 84,0 8,6 100,0 5,3 64,0 17,7 5,7 7,1 100,0
Licei 12,0 85,4 2,5 100,0 12,1 77,0 8,6 1,5 0,6 100,0
Istituti magistrali 10,1 80,4 9,3 100,0 49,2 28,4 8,2 3,6 10,3 100,0
Altri tipi di scuole 5,4 80,8 13,7 100,0 27,8 45,5 13,7 5,4 7,4 100,0
Tobie 8,7 83,6 7,6 100,0 13,7 61,6 14,1 4,6 5,8 100,0

MASCHI E FEMMINE

Istituti professionali 4,6 79,1 16,2 100,0 2,0 51,7 24,7 10,9 10,4 100,0
Istituti tecnici 6,4 82,7 10,8 100,0 4,6 55,7 20,9 7,6 10,9 100,0
Licei 11,4 85,6 2,9 100,0 11,5 74,4 11,3 2,0 0,6 100,0
Istituti magistrali 10,9 79,8 9,1 100,0 47,4 28,6 8,6 3,7 11,5 100,0
Altri tipi di scuole 5,5 79,3 15,0 100,0 24,0 46,5 15,3 6,2 7,7 100,0
Totale 7,8 82,6 9,4 100,0 10,1 58,0 17,6 6,2 7,9 100,0

Fonte: Istat, Indagine sull'inserimento professionale dei maturi, Anno 1998
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Le difficolta occupazionali costituiscono per gli
studenti un forte incentivo a proseguire gli studi
per conseguire una formazione supplementare e
la mancanza di un adeguato sistema di istruzione
terziario alternativo a quello accademico li spinge
a riversarsi in massa nell'universita,

1 corsi universitari: diplomi e lauree

All'interno dell'universita, le scelte degli stu
denti sono fortemente condizionate dalla scarsa
articolazione dei percorsi formativi. I corsi di di
ploma universitario (cicli brevi di formazione
della duratadi due 0 tre anni) solo nell'anno acca
demico 1992-1993 sono andati ad affiancare le
preesistenti scuole dirette a fini speciali (corsi
brevi attivi quasi eselusivamente nell'ambito
dell'area medica). L'andamento delle iscrizioni ri
sente quindi della minore e pill recente diffusione
dei corsi brevi, rispetto a quelli lunghi: ancora
nell'a.a. 1996-1997 corsi di diploma e scuole diret
te a fini speciali rappresentano solo il 35% dei cor
si attivati in ambito universitario e coinvolgono
solo 1'8,2% degli studenti iscritti a corsi accaderni
ci; il restante 65% e rappresentato dai corsi di lau
rea (cicli lunghi di durata compresa tra i quattro e i
sei anni), frequentati dal 91,8% degli studenti. In to
tale risultano iscritti all'universita 1.773.686 studen
ti, di cui 79.253 ai corsi di diploma.

D'altra parte, i corsi di laurea non hanno al
cun vinculo all'accesso (ad eccezione di alcuni
del settore medico e pochi altri): unico requisi
to per l'iscrizione e il possesso di un titolo di
scuola secondaria superiore, di almena cinque
anni, mentre per i corsi di diploma esiste un nu
mero massimo di immatricolazioni program
mato annualmente. Non meraviglia, quindi, che
le immatricolazioni ai cieli brevi rappresentino
ancora una piccola quota delle nuove iscrizioni
universitarie.

La ridotta affluenza di studenti ai diplomi uni
versitari non dipende, perc), solo dalla limitata of
ferta di corsi 0 dalla presenza del numero chiuso,
rna anche dalla scarsa spendibilita del titolo sul
mercato dellavoro. In effetti i cieli brevi attivati ri
sultano, nonostante gli intenti con cui sono stati
istituiti, ancora poco professionalizzanti. In parti
colare, 10 scarso riconoscimento del diploma uni
versitario nel settore pubblico non incoraggia i
giovani a iscriversi ai corrispondenti corsi: i bandi
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di concorso rivolti a diplomati universitari sono,
infatti, una minoranza nella pubblica arnministra
zione.

La dispersione del sistema universitario

Ben 66 studenti su 100 che intraprendono gli
studi universitari non giungono a conelusione. L'al
ta incidenza delle interruzioni degli studi universi
tari, seppure in lieveflessione negli ultimi anni, si
concentra soprattutto nei cieli lunghi. Nei corsi di
laurea, quindi, il processo selettivo, sostanzial
mente eluso in fase di accesso, si manifesta duran
te il percorso di studi, mentre i corsi di diploma
appaiono maggiormente tutelati dal controllo del
le immatricolazioni. I corsi di laurea inoltre non
solo sono pill selettivi dei corsi bre;i, rna ~edia
mente anche molto pill affollati, fattore che certa
mente non favorisce la frequenza ed il rendimen
to della studente. Nell'attuale strutturazione del si
stema accademico i ritardi sembrano quasi inevita
bili. Infatti, 1'84,1% dei laureati risulta iscritto fuori
corso. Tale percentuale e di gran lunga pill bassa
per i corsi di laurea breve: i diplomati fuori corso
sono il 38,3% del totale.

I percorsi didattici dei diplomi universitari e
delle lauree sono per 10 pill paralleli e non sequen
ziali: l'iscrizione ad un corso di laurea di uno stu
dente che ha gia conseguito un diploma universi
tario il pill delle volte non comporta il riconosci
mento integrale del percorso formativo svolto,
rna solo di alcuni esami superati.

La scarsa "comunicazione" tra sistema dei diplo
mi e sistema delle lauree tende, dunque, ad incorag
giare Ie immatricolazioni nei corsi di laurea, espo
nendo gli studenti ad un elevato rischio di dispersio
ne, mentre i corsi di diploma tendono a specializ
zarsi come opportunita formativa rivolta a giovani
che, pur non riuscendo a procedere nei corsi di lau
rea, non intendono rinunciare agli studi universitari.
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riazioni relative pari rispettiva
mente a -31,2% e -14,0%). Esau
rito l'effetto della fase di pii; in
tensa denatalitd, nel corso del
secondo decennio del 2000 i'arn
montare della popolazione in eta
giovanile potrebbe assestarsi in
torno a valori pressocbe costan
ti ed entrambi i gruppi dovrebbe
ro arriuare a contare circa 2,8
milioni di unita.

A livello territoriale, i 20 anni
assunti come intervallo previsi
vo, pur essen do un arco di tem
po non breve, non sono suffi
cienti ad incidere sostanzial
mente sugli assetti demografici
attuali. In particolare, la riparti
zione meridionale, da sempre
caratterizzata da una maggiore
presenza di giovani, grazie ai li
velli di feconditd tradizional
mente piu elevati, mantienepres
socbe inalterata tale caratteri
stica. nel 1998 risiedeva nel
Mezzogiorno il 42,1% della po
polazione giovane (a fronte di
un peso demografico per il com
plesso della popolazione del
36,4%); neli'anno 2020 la situa
zione dovrebbe variare di poco,
con il 41,6% della popolazione
giovane concentrata nella ripar
tizione meridionale. In effetti, la

Le tendenze evolutive del potenziale umano in Italia
1998 (Tavola 4.3), con circa 800
mila unitd in rneno corrispon
denti, in termini relativi, ad una
ridu.zione del 9,4%.

Per gli anni a venire, il futuro
della popolazione in "eta forma
tiua" e in parte gia scritto negli
andamenti del passato. il feno
meno della denatalitd, che orrnai
si protrae da molti anni, compor
terd un 'ulteriore diminuzione per
tutte Ie classi di eta giovanili.
Dunque, questa fascia di popo
lazione e destinata a subire in
tense trasformazioni nei prossi
mi anni, con il sopraggiungere
delle generazioni sempre meno
numerose nate negli anni del
baby bust. La Figura 4.1, che con
fronta l'evoluzione attesa della
popolazione giovanile per le
classi di eta 15-19 arini e 20-24
anni, mostra un 'euidente diminu
zione demografica, pari com
plessiuamente, nel prossimo de
cennio, a circa 1, 7 milioni di
unita, Essa dovrebbe essere piu
accentuata per la classe dei gio
vani con un 'eta compresa tra i
20 ed i 24 anni, che in poco pii;
di 10 anni dovrebbero diminuire
di 1,3 milioni di unita, e pari a
circa 460 mila per la classe di
eta ira i 15 ed i 19 anni (con va-

Nel corso degli ultimi 20 anni,
la popolazione italiana eaumen
tata di circa 1,5 milioni di unitd,
grazie ad una favorevole dinami
ca naturale e ad un apporto mi
gratorio che negli ultimi anni si e
fatto piu consistente, sperimen
tando un progressivo invecchia
mento a seguito di un aumento
del numero di anziani, in termini
sia assoluti sia relativi, e di una
sensibile diminuzione nell'am
montare della popolazione in al
tre classi di eta, soprattutto in
fantili e giovanili.

Si vuole soffermare qui l'at
tenzione sulla fascia di popola
zione alla quale sono destinati
gli interventi formativi post-ob
bligo e sulla quale si vengono a
concentrare tanto gli investi
mentifamiliari quanta le iniziati
ve pubbliche uolte ad adeguare
il potenziale umano alle future
necessita di sviluppo. Si tratta
dei giovani tra i 15 e i 24 anni,
cioe l'etd prevalentemente inte
ressata dall'istru.zione secon
daria, dai corsi universitari e
da molte delle iniziative di for
mazione professionale. L'am
montare di popolazione in tale
fascia di eta ediminuito in misu
ra consistente tra il 1978 e il

Tavola 4.3 - Evoluzione della popolazione italiana per classe di eta - Anni 1978, 1998, 2020 (valori asso
luti e variazioni percentuali)

POPOLAZIONE (milioni) VARIAZIONI PERCENTUALI

CLASSI DI ETA An n i Anni

1978 1998 2020 1978-1998 1998-2020

0-14 13,2 8,4 7,2 -36,6 -13,9
15-24 8,2 7,4 5,6 -9,4 -24,0

25-39 11,4 13,6 9,1 19,7 -33,6
40-64 16,2 18,1 21,1 11,8 16,1
65 e oltre 7,1 10,0 13,0 41,9 29,7

Totale 56,1 57,6 55,9 2,7 -2,8

Fonte: Istat, Popolazione residente e previsioni della popolazione residente su base 1-1-1996
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Figura 4.1 - Previsioni dell'ammontare della popolazione in eta 15-24 anni - Anni 1998-2020
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Fonte: Istat, Popolazione residente e previsioni della popolazione residente su base 1-1-1996

Tavola 4.4 - Evoluzione attesa della popolazione in eta 15-24 anni per ripartizione geografica 
Anni 1998-2020 (variazioni assolute e percentuali)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

VARIAZIONI ASSOLUTE 1998/2020

Classi di eta

VARIAZIONI PERCENTUALI 199812020

Classi di eta

15-19 anni 20-24 anni

Nord
Centro
Mezzogiorno

ltalia

-117.333
-30.430

-262.610

-410.373

-609.630
-238.764
-516.427

-1.364.821

15-19 anni 20-24 anni

-9,6 -35,0
-5,4 -31,8

-17,8 -31,5

-12,6 -33,0

Fonte: Istat, Popolazione residente e previsioni della popolazione residente su base 1-1-1996

tendenza alta diminuzione previ
sta per l'Italia e comune a tutte
le ripartizioni (Tavola 4.4) e do
urebbe comportare una riduzio
ne di circa 700-800 mila unita
nelle ripartizioni Nord e Mezzo
giorno e di 269 mila uriitd nel
Centro.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998

L 'evoluzione demograjica at
tesa per le diverse ripartizioni
edestinata ad incidere in modo
differente sulle diverse classi di
eta: in generale le variazioni pii;
rilevanti si riferiscono alla clas
se di eta 20-24 anni; anche se
nel Mezzogiorno, dove la jase

di pii; intensa contrazione della
feconditd epiu recente, la clas
se dei giovani tra i 15 e i 19 an
ni e destinata a subire una dimi
nuzione di maggiore entita.

Due sana, quindi, gli aspetti
che emergono in merito all'euo
luzione della componente gioua-
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nile della popolazione nella sua
dimensione piu strettamente de
mografica: in prime luogo, la ra
piditd con la quale l'ammontare
delle generazioni in teressate
diminuird, dando luogo ad una
domanda di servizi formativi
decisamente inferiore a quella
passata. Infatti, buona parte
del cambiamento si realizzera
in poco piu di dieci anni. Ci6
impone che gli interventi cor
rettivi per l'adeguamento delle
strutture fisiche e delle risorse
umane dedicate al sistema for
mativo siano molto ternpestiui.
In secondo luogo, i mutamenti
attesi non sono omogenei sul
territorio e, durtque, in prospet
tiva il problema della localizza
zione dell'offerta di servizi as
simerd maggiore rilievo.

Le dinamiche demografiche
viste per l'Italia non sono so
stanzialmente difformi da quel
le in atto negli altri paesi sui
luppati, anche se i livelli e, spe
cialmente, la uelocita dei muta
menti segnano sensibili differen
ze. Le previsioni elaborate
dall'ONU (base 1996) permet-

tono di confrontare il peso re
lativo della popolazione in eta
15-24 anni in varie nazioni, eu
ropee e non, nell'anno 2020,
paragonandolo alia situazione
del 1995 (Tavola 4.5).

In Italia la diminuzione del
potenziale demografico e parti
colarmente euidente: per il no
stro paese si preuede, per il
2020, la quota piu bassa di po
polazione tra 15 e 24 anni
(9,3%), afronte dell '11, 0% della
Francia e dell'II,5% dell'Europa
settentrionale nel complesso; in
termini relatiui, la perdita (tra il
1995 e il 2020) edel 38,9%, su
perata solamente da quella della
Spagna (-41,8%).

In generale, l'Europa meridio
nale - caratterizzata negli anni
recenti da una netta jlessione
della feconditd, con lunghi ed
ininterrotti periodi durante i qua
li ogni generazione edi dimensio
ni inferiori 0 al pii; uguali alia
precedente - edestinata a subire
un piu intenso processo di con
trazione della popolazione in eta
formativa, la quale dovrebbe di
minuire mediamente del 34,5%.

Nelle altre aree europee il pro
cesso non sara cosi brusco, ne
altrettanto forte: in particolare, i
paesi del Nord Europa assiste
ranno ad una diminuzioneprossi
ma al 10% e quelli dell'Europa
occidentale di poco maggiore
(-15,5%).

Nell'Unione europea, comun
que, la diminuzione dell'arnmon
tare dei giovani dourebbe esse
re di notevole rilevanza: la
classe di eta 15-24 anni do
vrebbe passare da circa 50 mi
lioni di unitd nel1995 a meno di
39 milioni nel 2020. Nei paesi
che si affacciano sulla costa
meridionale del Mediterraneo,
inuece, la quota di popolazione
in eta 15-24 anni dovrebbe at
testarsi intorno al 18% del to
tale, con una lieve riduzione in
termini relatiui, unita ad un no
tevole incremento in valori as
soluti (pari a phi di un terzo tra
il 1995 e il 2020) che u porte
rebbe a contare circa 43 milioni
di giovani tra i 15 ed i 24 anni,
con un deciso sorpasso del cor
rispondente valore dell'Unione
europea.

4.1.2 - I sistemi formativi nei paesi
dell'Unione europea a confronto

Nell'area Ue il sistema scolastico e prevalente
mente pubblico: tutti i paesi riconoscono, cioe,
il ruolo cruciale che l'istruzione e la formazione
svolgono nella sviluppo della societa civile. Nei
pochi paesi dove il settore privato e largamente
diffuso, come il Belgio e l'Olanda, il sovvenzio
nrrnento statale copre pili del 50% delle spese
delle scuole private. Tale modello di finanzia
mento e presente anche in Francia, Danimarca,
Germania, Lussemburgo, Finlandia e Svezia, pur
riguardando talvolta percentuali esigue di stu
denti, come nel caso della Svezia (1'1,6% degli
alunni nella scuola primaria e secondaria) 0 della
Finlandia (3,90/0). A livello di istruzione universi-
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taria, poi, il sistema pubblico e praticamente
l'unico operante.

Nell'Unione europea, al di la delle peculiarita
dei singoli paesi, il segmento dell'istruzione obbli
gatoria appare organizzato in modo simile. In qua
si tutti i paesi, infatti, l'inizio di tale periodo coin
cide con quello della scuola elementare ed e posta
generalmente a sei anni, mentre il suo termine e
fissato a 16 anni. Esistono pero alcune eccezioni,
che prevedono l'obbligatorieta di uno 0 due anni
di scuola materna, come ad esempio in Lussem
burgo, Irlanda e Olanda, ed altre in cui illimite su
periore e fissato a 14, 150 18 anni.

La scuola secondaria superiore

La caratterizzazione dei vari sistemi educativi
dei paesi dell'Unione si accentua a partire dalla
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Tavola 4.5 - Popolazione in eta 15-24 anni in alcuni paesi - Anni 1995 e 2020 (percentuale sul totale della
popolazione e variazioni percentuali)

PAESI

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia

Irlanda
ltalia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia
Svizzera

Europa settentrionale
Europa meridionale

Europa occidentale

Nord Africa

Fonte: ONU, World Population 1950-2050 (the 1996 Revision)

scuola secondaria superiore, ponendo in risalto
la forte correlazione tra il limite superiore
dell'eta dell'obbligo scolastico e l'efficienza del
sistema. Le differenti caratteristiche strutturali
di quest'ultimo si riflettono nelle diverse quote
di ragazzi che completano il ciclo di studio I
paesi nei quali la scuola dell'obbligo ha una du
rata maggiore, infatti, sono quelli che presenta
no anche la quota pili elevata di giovani che rie
scono a concludere con successo il ciclo di stu
di relativo alla scuola secondaria superiore. In
particolare, vi sono alcuni paesi (Belgio e Olan
da) nei quali l'uscita dalla scuola dell'obbligo
tende a coincidere con il conseguimento di un
titolo equivalente allivello superiore ed altri nei
quali tale differenza e al massimo di due anni
(Tavola 4.6).
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ANNI VARIAZIONI %

1995 2020 199512020

12,9 10,3 -16,7

12,7 11,0 -12,0

13,5 12,5 -5,3

12,4 11,4 -4,8

14,0 11,0 -18,4

11,7 9,9 -15,3

14,8 10,3 -31,3

18,3 11,8 -32,5

14,2 9,3 -38,9
13,3 11,7

13,5 12,5 -1,7

13,0 11,0 -11,5

16,1 11,2 -32,6

12,7 11,4 -8,4

16,3 9,8 -41,8

12,4 11,5 -0,7

11,8 10,5 -5,2

13,1 11,5 -10,4

15,1 10,2 -34,5

12,7 10,5 -15,5

20,0 18,0 37,5

I paesi nei quali gli studenti permangono pili a
lungo nel sistema scolastico sono anche quelli do
ve il settore professionale e pili sviluppato e, in
particolare, quelli in cui il percorso formativo
comprende anche un periodo di formazione in
azienda 0 di lavoro. L'offerta di formazione secon
daria dei vari paesi prevede diversi percorsi for
mativi: uno di carattere pili generale, strutturato in
modo abbastanza omogeneo e tradizionalmente
frequentato da chi e interessato a proseguire gli
studi, ed un altro di carattere prevalentemente
tecnico e professionale. 11 primo e maggiormente
diffuso nei paesi dell' area mediterranea, dove i li
velli di partecipazione dei giovani oscillano tra il
60% ed il 70%, rispetto ai paesi dell'Europa centro
settentrionale, dove i valori sono in media pari al
45%. In Italia, in particolare, solo il 28% dei ragaz-
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La distribuzione territoriale dell'offerta
di istruzione secondaria superiore

220

La scelta dei giovani al termi
ne della scuola dell'obbligo di
proseguire gli studi e di iscriuer
si all'una a all'altra scuola se
condaria superiore e condizio
nata non solo dalle inclinazioni,
dalle capacita e dagli interessi,
ma anche dalle caratteristiche
dell'offerta e dall'effettiva pass i
bilitd di frequentare i corsi senza
eccessivi disagi. Complessiva
mente, il grado di copertura del
le scuole di uvella secondario e
quantitativamente soddisfacen
te; tuttauia sussistono carenze
relative alia distribuzione terri
toriale delle scuole per le diverse
tipologie. L'articolazione territo
riale dell'offerta forrnatiua risul
ta infatti, in alcuni cast, non ri
spondente aile specifiche esigen
ze manifestate a livello locale
dal mercato del lavoro e pone la
necessitd di interuenti di pro
grammazione e razionalizzaeio
ne nellambito della riforma dei
cicii.

A livello nazionale, I'offerta
d'istruzione secondaria superio
re e di 6.048 scuole pubblicbe
(frequentate dal 94% degli stu
denti) e 1.806 private. Le scuole
pubbliche sana costituite quasi
interamente da scuole statali
(5.967), mentre le restanti 81 af
feriscono ad enti pubblici territo
riali. I tipi di scuola piu diffusi sa
na gli istituti tecnici (38,1% delle
scuole, 40,8% degli studenti), se
guiti dai licei (27, 0% delle scuole,
28,6% degli studenti) e dagli isti
tuti professionali (rispettiuarnen
te it 21,6% ed iI19,2%), per fini
re can le scuole di tipo artistico e
magistrale (13,3%, per 1'11,5%
degli studenti).

Scendendo ad una analisi ter
ritoriale piu articolata emerge
cbe, anche se solo in un comune
su cinque epresente una scuola
superiore, la distribu.zione delle

scuole estrettamente legata alia
distribuzione della popolazione.
Infatti, i comuni con scuole di se
condo grade sana poco nurnero
si e nella maggior parte dei casi
si tratta di quelli piu popolosi.
COS1~ ad esernpio, in Liguria il
12,8% dei comuni che ha una
scuola superiore e abitato
dall'85% della popolazione. La
diversa distribuzione della po
polazione e il principale fattore
caratterizzante la struttura
dell'offerta di istruzione: laddo
ve la popolazione e maggiormen
te diffusa in tanti piccoli comuni,
minore ela quota di popolazione
residente in comuni can scuole
superiori. Se poi si considerano i
comuni capoluogo di regione,
emerge che la percentuale di
scuole in essi ubicate rispetto al
totale regionale e la percentuale
di popolazione in essi residente
sana quasi coincidenti. E' euiden
te che i ragazzi residenti nei
grandi centri urbani si trovano
fauoriti dalla maggior uarietd
dell'offerta.

E' comunque opportune tene
re presente che can il termine
scuola si intende un insieme di
classi che seguono un medesimo
indirizzo didattico e che costitui
scono un unico organismo scola
stico. E' quindi possibile la com
presenza di Piu scuole in uno
stesso edificio e sotto la stessa
direzione, cosa particolarmente
frequente nel settore privata, ma
non rara anche nel pubblico. Un
elevato numero di scuole non e
quindi sempre sintomo di un 'am
pia diffusione territoriale degli
edifici scolastici.

Entrando nel dettaglio dei di
versi tipi di scuole, si osserva
che Ie tipologie principali (licei
scientifici e classici, istituti tecni
ci industriali, commerciali e per
geornetri, istituto professionale

industriale e istituto magistrale)
risultano omogeneamente diffuse
e sana presenti in tutte le provin
ce italiane. Fra i licei, solo i lin
guistici sana meno numerosi; si
tratta generalmente di scuole
private e solo in qualche cas a di
licei pubblici, ma mai statali. A
tale carenza sopperiscono le nu
merose sperirnentazioni che in
troducono 10 studio di una a phi
lingue moderne presso scuole it
cuiprogramma dtdattico normal
mente non 10 prevede. Ne e un
esempio it liceo classico, nel
quale gli studenti che studiano
lingue straniere sana in numero
doppio di quanti teorica mente
dovrebbero studiarle. Anche il li
ceo artistico e scarsamente dif
fuso. meno del 50% delle provin
ce del Nord-est e del Centro ha
un liceo di questa tipo, percen
tuale che scende intorno al 30%
nel Mezzogiorno e al 20% nel
Nord-ouest. Tali carenze sana
pero spesso compensate dalla
presenza degli istituti d'arte, pii;
diffusi dei licei e spesso presenti
proprio dove i prirni sana assenti.

Spicca la scarsa diffusione di
scuole del settore turistico di ti
po sia tecnico sia professionale:
I'istituto professionale albergbie
ro e assente in una provincia su
quattro, l'istituto tecnico per il
turismo in una su due, can situa
zioni ancora piu carenti nel Cen
tro-sud.

Gli istituti tecnicifemminili sa
na particolarmente diffusi nel
Mezzogiorno e poco nel Nord
ovest: piu del 60% delle province
meridionali possiede almena una
scuola di questa tipo, contra it
25% delle province nord-occi
dentali.

La presenza delle scuole eli
indirizzo malta specialistico, co
me gli istituti nautici (sia tecnici
sia professionali) e aeronautici.
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e lirnitata solo ad alcune provin
ce; si tratta di province maritti
me nel primo casu (tranne Mila
no), mentre nel secondo caso,
dei 24 istituti tecnici aeronautici
solo cinque sono pubblici e si
trovano a Milano, Padoua, Forli,
Roma e Catania. Gli istituti pro
jessionali e tecnici agrari sono,
inuece, molto diffusi soprattutto
nel Centro e nel Mezzogiorno e
risultano non attivati soltanto in
11 province.

Negli ultimi venti anni i licei e
gli istituti tecnici sono aumentati
in quasi tutte le regioni. I maggie
ri incrementi si sono registrati
durante il prirno decennio nelle

regioni del Nord-ouest (+ 13,4%),
mentre nel successivo decennio
si e rilevata una diminuzione del
4,3%. Diversamente, nel Nord
est I 'incremento estato maggiore
nel secondo decennio (+8,3%
contro +6,1%), mentre il Centro
ha praticamente cornpletato la
jase di aumento del numero di
scuole nei primi 10 anni. II Mez
zogiorno presenta una diversa
evoluzione a seconda delle re
gioni. Negli anni '90 injatti alia
lieve diminuzione registrata in
Abruzzo, Molise e Campania si e
contrapposto un aumento delle
altre regioni, in particolare la
Sardegna (+20,3%) (Figura 4.2).

Inoltre, si e verificata una re
distribuzione dei diversi tipi di
scuola all'interno delle regioni.
In particolare, i licei hanno auu
to un rnaggior incremento nelle
regioni del Nord, con la sola ec
cezione della Liguria (-7, 7%J.
Sorte alterna e toccata agli isti
tuti professionali, le cui varia
zioni regionali vanno da -47,1%
del Molise (da 17 a nove unita)
a +33,3% per il Trentino-Alto
Adige (da 24 a 32 scuole). Com
plessiuarnente, la diminuzione ha
interessato le regioni centrome
ridionali, che hanno orientato
l'offerta scolastica verso tipolo
gie ritenute piu qualificanti.

Figura 4.2 - Evoluzione del numero di unlta scolastiche per regione - Anni 1987-1997 (varia
zioni percentuali)

Fonte: Istat, Rilevazione sulle scuole secondarie supcriori
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Variazioni percentuali
al 1996·97 su 1986·87

• 25,3 a 37,4
I!I!! 13,1 a 25,3

0,9 a 13,1
o ·11,2 a 0,9
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Tavola 4.6 - Principali indicatori di struttura dei sistemi scolastici nei paesi dell'Unione europea

PAESI

Austria

Belgio

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia (b)

Lussemburgo

Paesi Bassi

Portogallo

Regno Unito

Spagna

Svezia

Eta eli uscita Eta del NU111cro eli anni Durata in anni Ragazzi che hanno
dalla SClIOla conseguimento tra Ia fine dellivello conseguito lin titolo

cell'obbligo eli un titolo dell'obbligo [SCED 3 eli studio di livello superiore
equivalcnte al e la fine dellivello OSCED 3) pef 100 giovani eli

livello supcrtcrc [SCED 3 eta teorica comspondcntc
[SCED 3 (a)

15 17-19 2-4 4 86

18 18-20 0-2 4-5 117

16 19-20 3-4 2-3 81

16 19 3 3 98
16 18-20 2-4 3-4 85
18 19 3 2-3 86

14,5 18 3,5 3-4 80

15 17-18 2-3 2-3 79
16 (14) 17-19 (3-5) 3-5 79

15 18-19 3-4 3-4

18 18-19 0-1 2-.3 81

14 18 4 3 91
16 16-18 0-2 2-4

16 16-18 0-2 2 73
16 19 3 3 81

Fonte: OCSE, Education at a glance, 1998
(a) Illivello ISCED 3 della classificazione internazionak: dell'istruzione comprende tutti i corsi successivi al primo ciclo di scuola secondaria; per l'Ita

lia corrisponde alia scuola secondaria superiore e ai corsi di formazione professionale rcgionale di primo livcllo.
(b) Per l'Italia e stata posta tra parentesi la situazione pre-riforma dell'obbligo.

zi segue un corso scolastico generale (liceo), per
centuale superiore solo a quelle di Austria e Ger
mania, pari al 24% (Figura 4.3).

I percorsi formativi di carattere tecnico-pro
fessionale, di tipo sia scolastico sia extra-scolasti
co, sono frequentati nella media europea dal 59%
dei giovani. L'offerta di istruzione e formazione di
carattere professionale presenta, perc'>, forti diffe
renziazioni tra i vari paesi dell'Unione, soprattutto
per quanto riguarda il rapporto tra formazione in
aula e formazione on the job.

Il modello formativo tedesco, nota come "si
stema duale", prevede per i giovani che al termine
della scuola dell'obbligo non intendano continua
re gli studi nei cieli scolastici a tempo pieno un pe
riodo di formazione professionale obbligatorio.
Pill della meta dei giovani tedeschi, infatti, parteci
pano ad attivita formative della durata di tre anni,
che oltre ad abilitare allo svolgimento di una pro
fessione, prevedono il rilascio di un titolo di stu
dio che consente il rientro nei cicli scolastici for
mativi superiori a tempo pieno, vale a dire le scuo
le tecniche 0 professionali.

Uno dei principali indicatori dell'efficacia dei
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sistemi educativi a livello di istruzione secondaria
superiore e rappresentato dalla quota di diploma
ti (diplomi e qualifiche) per 100 giovani di eta teo
rica corrispondente. L'Italia, a pari merito con l'Ir
landa (79%), precede solo la Spagna (73%), mentre
gli altri paesi europei presentano in genere valori
compresi tra 1'80% ed il 90%. Tali valori sono da ri
condurre principalmente alla diversa durata dei
percorsi formativi ed alla distanza di tempo inter
corrente tra la fine dell'obbligo e la fine del cielo
secondario.

La ricognizione dei modelli formativi europei
mostra, in sintesi, come il diverso grado di diver
sificazione e flessibilita dei percorsi incida sui li
velli di partecipazione e di selezione scolastica. A
questa proposito, il sistema italiano e quello tede
sco rappresentano modelli di organizzazione op
posti. In Italia, infatti, il completamento del corso
di scuola secondaria di primo grado permette
l'iscrizione a qualsiasi scuola di grado successivo,
indipendentemente dalla votazione riportata; an
che i diplomi della scuola secondaria superiore
danno la possibilita di accesso a qualsiasi cielo di
studio successivo, universitario 0 extra universita-

[STAT - RAPPORTO ANNUAl.F l'r'JH



4. LE RISORSE UMANE TRA VALORIZZAZIONE E SOTTOUTILIZZAZIONE

Figura 4.3 - Studenti nel livello di istruzione secondaria (ISCED3) per tipo di insegnamento nei
paesi dell'Unione europea (valori percentuali)
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Fonte: OCSE, Education at a glance, 1998

rio, anche se non omogeneo al corso scolastico
seguito in precedenza; cia rende possibile sia il
mancato utilizzo di un'eventuale formazione spe
cifica acquisita, sia una carenza nell'istruzione di
base specifica.

Un modello opposto e presente in Germania,
dove esistono ben quattro corsi di scuola media e
il percorso formativo dei giovani si decide gia
all'eta di 10 anni. Infatti, le valutazioni conseguite al
termine della scuola elementare indirizzano verso
l'uno 0 l'altro tipo di scuola media, ciascuno dei
quali, a sua volta, condizionera la possibilita di ave
re una formazione di tipo generale 0 professiona
Ie, e successivamente di proseguire gli studi e di
frequentare una facolta di tipo universitario 0 piut
tosto di carattere tecnico.

II sistema di istruzione terziario in un confronto
internazionale

Secondo gli ultimi dati resi disponibili
dall'OCSE, nel 1992, gli studenti universitari ita
liani del primo anna erano il 41% dei giovani in
eta corrispondente, una percentuale tra le pili al
te in Europa, equivalente a quelle di Danimarca e
Svezia e inferiore solo a quella registrata in Spa
gna CTavola 4.7). A differenza dell'Italia, in altri
paesi europei, infatti, il possesso di un titolo di
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livello pre-universitario rappresenta per i giova
ni una condizione sufficiente per inserirsi nel
mercato dellavoro.

In Italia, quindi, l'afflusso all'universita e maggio
re che negli altri paesi; inoltre, gli studenti si indi
rizzano pili spesso che all'estero verso i corsi lun
ghi. I corsi di diploma universitario, che in molti
altri paesi godono di una lunga ed accreditata tra
dizione e costituiscono il primo gradino della car
riera universitaria, in Italia sono, invece, ancora
poco frequentati. Nel 1996, solo un giovane italia
no su 100 della corrispondente fascia d'eta ha con
eluso un corso universitario di tipo breve, mentre
tale quota risulta pili alta in tutti gli altri paesi consi
derati e spesso, come nel caso del Regno Unito,
con scarti di notevole entita (Tavola 4.7).

La situazione appare assai diversa considerando
i deli lunghi: l'Italia, con 12 laureati per 100 giovani
di eta corrispondente, risulta sostanzialmente in
linea con la maggior parte dei paesi europei e si
colloca perfino al di sopra degli standard di paesi
quali Svezia e Danimarca.

Tuttavia, il tasso di conseguimento del titolo
universitario non appare soddisfacente, se con
frontato con la vistosa quota annuale di immatrico
lazioni. Una delle caratteristiche distintive del no
stro sistema universitario sta, infatti, nell'elevata
dispersione cui e soggetto: nel Regno Unito, in Ir
landa e in Finlandia, la quota di studenti che abban-
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Tavola 4.7 - Indicatori del sistema di istruzione terziaria nei paesi dell'Unione europea (ualori percentuali)

PAESI

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia

Iscritti al primo anno GIOVANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO POST-SECONDARIO Percentuale di
di un corso universitario PER 100 GIOVANI DI ETA CORRlSPONDENTE (996) studenti che

per 100 giovani di eta abbandonano gli
corrispondente (992) Titolo non Programmi Programmi studi universitari

universitario brevi (a) lunghi (b) (996) (c)

28 5 10 47
27 28 16 37
41 8 20 8 33

19 11 13 25
31 9 11 45
35 11 16 28
16 5 13
22 16 14 11 23
41 3 1 12 66
40 20 30

6 2 14 51
27 12 34 12 19
43 2 11 15
41 4 11 8

Fonte: OCSE
(a) I dati si riferiscono ai corsi "brevi" di primo livello: per l'Italia si tratta dei diplomi universitari.
(h) I dati si riferiscono ai corsi "lunghi" di primo livello: per l'Italia si tratta delle lauree.
(c) 1995 per Danimarca, Francia, Germania e Irlanda; 1993 per Portogallo.

dona gli studi universitari e piuttosto contenuta (al
di sotto, doe, di un quarto degli iscritti, quota che
PUQ in qualche modo considerarsi fisiologica); gli
abbandoni aumentano considerevolmente nei si
stemi universitari francese (45 abbandoni per 100
iscritti), austriaco (47%) e portoghese (51%), rna
solo in Italia si registra la quota di 66 abbandoni
per 100 iscritti all'universita (Tavola 4.7).

Infine, anche il sistema di istruzione terziaria
extra-accademica del nostro paese mostra segnali
di debolezza, chiaramente evidenziati dal fatto
che la quota di giovani in possesso di tale titolo ri
sulta una delle pill basse tra tutti i paesi considera
ti, Il dato accomuna, ancora una volta, il nostro si
stema d'istruzione a quello spagnolo; nel 1996, in
fatti, solo tre giovani italiani su 100 hanno conse
guito un titolo d'istruzione terziaria extra-accade
mica, a fronte di quote ben pill elevate in paesi
quali il Belgio (28%), la Finlandia (19%), l'Irlanda
(16%) e il Regno Unito (12%).

Ijattori di criticitd del sistemajormativo italiano

Il ritardo storico nella scolarizzazione di massa,
che ha caratterizzato l'Italia fino all'inizio degli an
ni Sessanta e che si riflette ancora nel basso livello
d'istruzione delle generazioni pill anziane, PUQ

dirsi ormai in gran parte colmato. Alcune caratte
ristiche negative del sistema educativo del nostro
paese permangono e sono messe in risalto dalla
comparazione internazionale.

I fattori critici sono essenzialmente ricondu
cibili a tre elementi fondamentali. In primo luo
go, gli anni di scolarizzazione obbligatoria sono
ancora inferiori agli standard europei e l'eta in
cui si termina l'obbligo risulta fortemente antici
pata rispetto all'eta del conseguimento della ma
turita.

In secondo luogo, l'offerta formativa italiana di
livello secondario e terziario risulta poco diversifi
cata; l'articolazione dei percorsi, anche per gli isti
tuti tecnici e professionali, e incentrata fondamen
talmente su un modello di istruzione di tipo scola
stico, scarsamente finalizzato alla professionaliz
zazione delle risorse umane in funzione delle esi
genze del mercato del lavoro. In particolare, in
termini didattici, si rileva una forte prevalenza di
formazione in aula di tipo tradizionale. Il carattere
monolitico del sistema formativo del nostro pae
se finisce per non offrire adeguate opportunita
formative alternative a coloro che non hanno atti
tudine agli studi e non garantisce un'adeguata for
mazione per l'ingresso nel mercato dellavoro. Ta
le inadeguatezza e le difficolta di assorbimento del
mercato del lavoro, tendono a incoraggiare la per-
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manenza nel sistema scolastico, esponendo i gio
vani ad una forte selezione.

In terzo luogo, il sistema formativo, benche
fortemente attrattivo, non appare abbastanza effi
ciente, non essendo in grado di garantire un ade
guato contenimento della dispersione, con la con
seguente diffusione dei fenomeni di abbandono
prima del completamento del corso di studi intra
preso senza conseguire il titolo di studio corri
spondente.

4.1.3 - I processi di innovazione in atto nel
sistema formativo

L'innalzamento dell'obbligo scolastico

L'aumento della scolarizzazione favorisce le
possibilita di inserimento dei giovani nel mercato
del lavoro e costituisce un vantaggio per la so
cieta, che vede accrescere il valore del capitale
umano. Per questo, mo1ti sistemi educativi, tra cui
quello italiano, sono stati 0 sono oggetto di im
portanti innovazioni.

In Italia, la difficolta di inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro fa sentire sempre pili ur
gentemente la necessita di definire non solo poli
tiche volte a favorire la transizione dal sistema
educativo a quello 1avorativo, rna anche azioni di
rette ad una trasformazione del processo formati
vo, per consentirne una maggiore efficienza ed ef
ficacia.

11 principale cambiamento introdotto e stato
l'innalzamento dell'obbligo, che sara operativo a
partire dall'anno scolastico 1999-2000. In sede di
prima applicazione, e previsto l'elevamento
dell'obbligo di istruzione da otto a nove anni, fino
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a quando il generale riordino del sistema scolasti
co e formativo non 10 estendera a dieci anni. Tale
intervento pone l'Italia maggiormente in linea con
gli altri paesi europei, rna rende urgente la riforma
dei due cieli di scuola secondaria, sia inferiore sia
superiore.

11 provvedimento produrra certamente effetti
sulle scelte scolastiche delle leve direttamente in
teressate dalla nuova normativa, cioe dei ragazzi di
14 e 15 anni. A questo proposito si puo osservare
che il 90,6% dei primi e 1'84,5% dei secondi e gia
oggi scolarizzato e che tali percentuali raggiungo
no rispettivamente il 95,6% e 1'87,70/0 se si aggiunge
la quota di ragazzi che si stima siano coinvolti dalla
formazione professionale regionale (Tavola 4.8).

Non essendo possibile per il prossimo anna
scolastico 0999-2000) ottemperare l'obbligo di
legge attraverso la frequenza di corsi di formazio
ne professionale regionale ed essendo l'obbligo
accresciuto di un solo anno, si puo prevedere un
incremento di quasi 54 mila studenti nel sistema
scolastico. L'anno seguente (2000-2001), nel caso
in cui si sia attuata la riforma dei cieli di scuola su
periore e della formazione (almeno per i nuovi
entrati), i quattordicenni si troveranno obbligati a
frequentare due anni di corso; un ulteriore incre
mento della popolazione scolastica si avra nell'an
no scolastico 2001-2002, quando sia i quattordicen
ni sia i quindicenni raggiungeranno tassi di scola
rita pari al 100%. Si stima che l'incremento rispet
to all'anno scolastico 1997-1998 sia pari a circa 140
mila unita (Tavola 4.8). La continua dirninuzione
della popolazione di eta corrispondente fara S1
che tali incrementi non incidano eccessivamente
sulla capacita ricettiva del sistema scolastico e for
mativo. Infatti, la previsione effettuata a tassi di
scolarita costanti mostra che, nonostante l'eleva
mento dell'obbligo, la popolazione studentesca
di eta compresa fra i 13 ed i 21 anni continuera a
diminuire nei prossimi due anni scolastici.

L'aumento della popolazione studentesca gra
vera in parte sulla scuola media, rna soprattutto sul
primo anno della scuola secondaria superiore e
non riguardera in uguale rnisura le diverse zone del
paese.

Con il completamento della riforma del sistema
di istruzione secondario sara possibile, per i nuovi
entrati, assolvere l'obbligo anche attraverso la for
mazione professionale regionale. E' prevedibile
che quanti non avrebbero desiderato proseguire
gli studi si indirizzino prevalentemente verso que-
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Tavola 4.8 - Popolazione scolastica neI1997-1998 e previsione per gli anni seolastici 1999-2000,2000
2001 e 2001-2002 per anno di eta (valori assoluti e percentuali)

Al\l\O SCOLASTICO 1997-1998 PREVISIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA(c)

xcuola media

Sludenli Per lOO Student!
student!
in tota!e

564.975

52.071 552.686 51.788

556.080 86.446

447.169

419.837

375.309

119.272

41.436

70.821

52.071 3.147.585 138.234

552.189

53.924 555.706

486.322

452790

429.675

387.364

121.883

41.958

70.821

53.924 3.098.708

585.624 100.0 555.211

572.242 95,6 575.488

541.828 87.7 492.446

486.251 77.0 459.453

460A65 72.0 44}495

417.016 62.8 395.864

137.186 19.3 123.178

48.642 6.6 43.480

70.821 70.821

3.320.076 64,0 3.159.435

5.0

3.2

1,5

30.000

20.000

50.000

Corsi eli formnztonc
prokssionale regionale (a)

94,3

13,4

3.3

19,7

552089

79.904

20.498

652.491

ETA Scuoln supenore
Ianni)

Student:

13 33.535 5.7

14 462.338 77.3

15 501330 81.1

16 486.251 100.0

17 460.465 100.0

18 417.016 100.0

19 137.186 WO.O

20 48.642 100.0

21 C pill 70.821 100.0

Totale 2.617.585 78,8

Fonte: Istat, Rilevazione sulle scuole secondarie superiori; Previsioni della popolazione residcnte su base 1996, ipotesi centrale; Popolazione residente
all'1.1.1998; Ministero della pubblica istruzione, Rilevazione sulle scuole medie inferiori

(a) Dati stimati e riferiti ai corsi di durata superiore aile 600 ore. La stirna e stata effettuata solo per Ie eta intcrcssate dalla riforma dell'obbligo (14 e 15 anni). Que
sto non significa un'assenza di ragazzi nei corsi di formazione professionale nelle eta successive.

(b) n tasso di scolarita totale e calcolato rapportando gli studcnti di eta 13-20 anni alia corrispondentc popolazionc.
(c) La previsionc per lc eta 16-20 anni si basa su tassi di scolarita costanti e pari a quclli calcolati per il 1997-1998. La previsione dell'aumento di scolarita dovuta

alla riforma e invece calcolata sui tassi di scolarita al netto della formazione professionale.

Tavola 4.9 - Impatto dell'innalzamento sull'obbligo nella seuola seeondaria superiore per ripartizione
geografica - Anno seolastico 1999-2000 (valori assoluti e percentuali)

RIPARTIZIOl\1 Incremento Incremento nelle Incremento nel I anna delle Incremento per 100 Incrementa del numero di
GEOGRAFICHE totale scuole secandarie scuole secondarie superiori iscritti nella scuola classi del I anna di scuola

superiori per 100 iscritti al I anna secandaria su periore secandaria su periore

Nord-ovest 12.230 10500 7,6 1,9 442
Nord-est 8939 7.815 8,3 1,9 338
Centro 5.231 4.624 3,9 0,9 199
Mezzogiorno 27563 22,884 8,2 2,0 938
Italia 53.924 45.978 7,3 1,8 1.917

Fonte: Istat, Rilevazione sulle scuole secondarie superiori, anna scolastico 1997-1998

st'ultimo tipo di formazione, pili direttamente fi
nalizzata al mondo del lavoro. Tale ipotesi appare
confermata dai dati relativi a quanti hanno conse
guito la maturita nel 1995 nei diversi indirizzi, che
indicano una forte correlazione tra tipo di scuola
scelta e condizione socio-economica della farni
glia. La percentuale di maturi che hanno un padre
con la sola licenza elementare e, infatti, del 37% ne
gli istituti professionali, del 27% in quelli tecnici e
solo del 9% nei licei. Ugualmente, la quota di giova
ni con un padre lavoratore manuale passa dal 56%
degli istituti professionaH al 41% di quelli tecnici,
per arrivare al 17% dei licei. Considerato che sono
proprio Ie classi svantaggiate quelle nelle quali si ri
scontra una minore propensione a far proseguire
gli studi ai figli, e ragionevole supporre che Ie nuo
ve immissioni di studenti riguarderanno in misura

pili elevata i percorsi formativi con un maggiore
contenuto professionalizzante.

La totale scolarizzazione dei quattordicenni
produrra sulla scolarita complessiva incrementi
dell'1,8%, mentre per il primo anna di scuola su
periore l'incremento degli studenti sara del 7,3%,
variabile dal 3,9% del Centro all'8,3% del Nord-est
(Tavola 4.9),

Ulteriori incrementi dei livelli di partecipazio
ne scolastica saranno prevedibilmente generati
dall'aumento dei giovani stranieri sia nel primo sia
nel secondo ciclo della scuola secondaria; nel cor
so degli ultimi anni, l'ingresso di questa nuova fa
scia di utenti e stato importante soprattutto nella
scuola dell'obbligo (cfr. il Capitolo 7) ed e destina
to ad estendersi anche a livello superiore. I primi
dati del 1997-1998 indicano che gli stranieri nella
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scuola elementare sono circa 30 mila, valori ben
pili elevati degli attuali otto mila iscritti alle supe
riori, che rendono evidente l'entita dell'incre
mento atteso anche in quest'ultimo ordine di
scuola.

L'introduzione dei creditiformatiui

La nuova legge sull'innalzamento dell'obbligo
(legge n. 9/1999), all'articolo 4 prevede, nel caso di
mancato conseguimento del diploma 0 della quali
fica, di rilasciare all'alunno, "previo accertamento
dei livelli di apprendimento, di formazione e di
maturazione, una certificazione che attesta l'adem
pimento dell'obbligo di istruzione 0 il prosciogli
mento dal medesimo e che gode valore di credito
formativo, indicante il percorso didattico ed edu
cativo svolto e le competenze acquisite". Tale nor
ma pone rimedio, almeno per la scuola dell'obbli
go, alla totale mancanza di riconoscimento
dell'esperienza formativa effettuata in mancanza
del raggiungimento del titolo finale. Provvedimen
ti analoghi sono previsti dalle proposte di riordino
del sistema educativo secondario anche per il se
condo cielo, sulla base dell'esperienza degli altri
paesi europei. In Francia, per esempio, uno dei
paesi pili attivi nelle politiche di recupero, nel
1989, e stato avviato per gli istituti professionali un
programma "crediti formativi individuali", con
l'obiettivo di favorire il conseguimento di un titolo
di studio post-obbligo da parte dei giovani usciti
dal sistema educativo senza alcun diploma.

Lo sviluppo della formazione professionale

Ispirandosi al modello formativo duale, recen
temente anche l'Italia si e impegnata, con il colle
gato alla legge finanziaria del 1999, ad introdurre un
obbligo formativo fino ai 18 anni, che potra essere
assolto, come gia avviene in altri paesi Ue, sia all'in
terno del tradizionale sistema scolastico sia fre
quentando corsi extrascolastici di formazione re
gionale 0 di apprendistato. L'obiettivo della rifor
rna e quello di ridurre la forte dispersione scolasti
ca del nostro paese e di assicurare, anche a chi non
intende proseguire gli studi dopo l'obbligo scola
stico, l'acquisizione delle competenze professio
nali necessarie ad accedere al mondo del lavoro e
adeguate alle richieste del sistema produttivo.
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La revisione del sistema di istruzione terziario

Una prima misura prevista in sede normativa
per contrastare la forte diffusione dei fenomeni di
abbandono dei cieli di istruzione universitaria e
rappresentata dal rafforzamento della funzione di
orientamento degli studenti: secondo la nuova
normativa, infatti, nell'ultimo anna delle superiori
gli studenti devono effettuare la preiscrizione ad
una specifica area disciplinare, per poter successi
vamente usufruire di un periodo di orientamento
agli studi universitari pili mirato.

Accanto allo sviluppo degli strumenti volti a far
emergere e valutare le attitudini e le vocazioni dei
giovani, un'ulteriore innovazione riguarda l'archi
tettura dei percorsi universitari. La riforma del si
stema accademico recentemente avviata prevede,
infatti, l'articolazione "in serie" dei corsi di studio
su due livelli. In futuro, Ie universita italiane attive
ranno corsi triennali di primo livello e corsi bien
nali di secondo livello; il titolo di studio di primo
livello, finalizzato soprattutto alle professioni,
rappresentera, inoltre, il requisito necessario per
l'accesso ai corsi di secondo livello.

Infine, il sistema dei crediti formativi (nuova
unita di misura del carico di lavoro richiesto, an
no per anno, allo studente per il conseguimento
del titolo finale) governed, a livello nazionale, i
percorsi degli iscritti, garantendo al contempo
l'autonomia didattica degli atenei, che rappre
senta il punto nodale della riforma. Svincolando
il riconoscimento dei percorsi formativi pre
gressi dai singoli ordinamenti didattici di ateneo
e basandolo su un sistema di crediti valido
sull'intero territorio nazionale, si intende favori
re la mobilita degli studenti, sia tra le varie facolta
e sedi italiane, sia a livello internazionale. Gli
spostamenti all' estero saranno infatti regola
mentati dal Sistema europeo di trasferimento di
crediti accademici. Gli atenei potranno, inoltre,
riconoscere come crediti universitari le compe
tenze e le abilita dello studente, eventualmente
maturate in attivita formative extra-accademiche
post-secondarie, alla cui realizzazione l'univer
sita abbia concorso.

Sulla base dell'esperienza internazionale, tali in
novazioni potrebbero rappresentare una risposta
efficace ai fattori di criticita del sistema formativo,
da un lato contribuendo a ridurre la dispersione,
dall'altro consentendo al gran numero di giovani
che interrompono gli studi senza riuscire a con-
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L'offerta di formazione post-secondaria
presso gli istituti secondari superiori

Nel panorama dell'offerta for
mativa post-secondaria, fino ad
oggi I 'anello debole del sistema ita
liano, i corsi di specializeazione
attiuati dagli istituti d'istruzione
secondaria superiore costituisco
no uri 'esperieriza in rapido suilup
po. Negli ultimi anni, in considera
zione della progressiua tendenza
alia despecialtzzazione dei curri
cula nei corsi di studio tecnico e
professionale, afauore di un incre
mento della cultura generale e del
le conoscenze scientifico-tecnolo
giche di base, e maturata l'esigen
za di offrire ai giouani neo-diplo
mati l'opportunita di acquisire, con
un percorso breve, it livello di pre
parazione professionale richiesto
dal rnercato del lavoro. In attesa
che prenda avvio il nuovo percor
so post-secondario di "istruzione
e [ormazione tecnica professiona
le superiore integrata" (IFTS) negli
istituti di istru.zione secondaria su
periore sono stati istituiti, in colla
borazione con le regioni, corsi spe
rimentali di [ormazione post-matu
rita. Tali corsi, arricchendo it qua
dro della formazione post-secon
daria, arnpliano Ie opportuniia a
disposizione degli studenti che de
siderano continuare gli studi oltre
la maturita, soprattutto per coloro
che intendono orientarsi ai percor
si di tipo breve, alternativi all'uni
uersita e orientati al conseguimen
to di qualificazioni intermedie.

Nell'anno scolastico 1996-1997
sono stati attivati 564 corsi in 509
istituti, di cui it 92% in scuole sta-

tali CTavola 4.10). Complessiuamen
te i corsi banno coinvolto quasi
14.400 giovani, con un rapporto
medio di circa 25 studenti per cor
so. Tra i corsi attivati quelli che
banno avuto accesso agli interuen
ti finanziari del Fondo sociale eu
ropeo sono stati oltre il 62%.

Le scelte operate dagli studenti,
nei percorsi[ormatiui "brevi ", dopo il
conseguimento della maturita riguar
dana per il 42,8% i corsi di forma
zione gestiti dalle regioni, per il
19,4% i corsi gestiti dagli istituti sco
lastici e nel restante 3 7,8% la forma
zione gestita dalle uniuersita attra
verso i corsi di diploma universitario.

Alfine di consentire un confron
to omogeneo, e in considerazione
della durata media dei corsi pro
posti (uri intero anna scolastico)
per l'area uniuersitaria, i parteci
panti ai corsi di diploma coincido
no con il numero degli immatricola
ti, cosi come, per i corsi post-di
ploma della [ormazione, i parteci
panti corrispondono ai soli iscritti
al 1 0 anno. Di questi ultimi sono
considerati, inoltre, sola mente i
corsi con durata superiore aile
600 ore, in sintonia con i criteri
stabiliti dall 'Eurostat.

Dei 564 corsi rileuati, it 90,4%
(510) risultano a numero program
maio, per tali corsi gli istituti adot
tano uno 0 phi criteri di selezione
per l'ammissione, quali il tipo di rna
turita conseguita, l'iscrizione al col
locamento, l'etd. Circa il 69% dei
corsi vincola I 'accesso ai soli titola
ri di specifici diplomi di maturita,

mentre il 57% dei corsi richiede ai
partecipanti di essere iscritti aile li
ste di collocamento. Illimite dell'eta
e impasto da oltre il 40% dei corsi;
nella maggiorparte dei casi tale so
glia e fissata all'eta di 25 anni.

A questi primi asipetti se ne
aggiungono altri che completano la
fisionomia dei corsi, quali itinera
ri formativi professionalizzanti,
aperti a collegamenti, nei modi e
nelle forme localmente possibili,
con gli interlocutori istituzionali
della formazione e con it sistema
produttivo. Buona parte delle scuo
le dichiara, infatti, di avere fatto
precedere la programmazione del
corso da una qualche forma di
ricognizione delle esigenze del
mercato del lavoro locale e/o di
avere interpellato rappresentarui
del mondo dellavoro. Tra gli inter
locutori, svolgono un ruolo di prime
piano le associazioni delle imprese
e gli ordini professionali, contattati
da circa il 60% degli istituti.

Alia promozione e progettazio
ne dei corsi hanno partecipato,
prevalentemente, le regioni (35%)
e le province (10,5%), mentre la
partecipazione degli enti privati
non va oltre it 7,3% ed appare
scarso il ruolo svolto dalle univer
sita. In questi corsi accanto alia
formazione tradizionale "in aula"
sono state organizzate esperien
ze di formazione on the job pres
so le imprese. In particolare, i cor
si che prevedevano un periodo di
stage per i partecipanti ammonia
no a 457, pari all'81% del totale.

Tavola 4.10 - Corsi di formazione e alunni negli istituti secondari superiori statali e non statali 
Anno scolastico 1996-1997
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ISTITlJTI SECONDARI
SUPERIOR!

Scuole statali
Scuole non statali

Totale

Fonte: Ministero della Pubblica istruzione

CORSI STUDENTI

Numero 0/0 Nurncro %1

518 92,0 13.275 92,2
46 8,0 1.120 7,8

564 100,0 14.395 100,0
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II 75% dei corsi ha avuto una
durata varia bile ira Ie 600 e le
1200 ore; di questi oltre la meta
(57%), per 10pill corsi cofinanzia
ti dal Fondo sociale europeo, ha
avuto una durata media di 700
ore. Infine, i114% dei corsi ha avu
to durata compresa tra 300 e 599
ore. Complessivamente, l'incidenza
delle ore di stage sul monte ore dei
corsi e circa un quarto (21,5%
presso enti privati; 3,2% presso
enti pubblici). Tuttaina, per icorsi
di durata inferiore (quelli fino a
100 ore e quelli di durata fra 100
e 299 ore) la percentuale non rag
giunge il 5%. La stessa aumenta a
circa il 18% per i corsi con durata
compresa tra le 300 e le 599 ore e
supera il 30% nella successiva
classe di corsi con una durata di
600-1200 ore.

Nella quasi totalita dei casi
(92,2%), la conclusione dei corsi
prevede l'accertameruo delle com
petenze acquisite tramite apposita
verifica 0 esame. Le prove consi
stono, generalmente, nella produ
zione di un elaborato scritto e in un
colloquio (308 casi), ma non man
cano corsi (68 casi) che aggiungo
no a queste prove altri tipi di veri
fiche a carattere teorico-pratico,
volte ad accertare Ie abiliia acqui
site in merito agli asipetti caratte
rizzanti la professionalita. eli atte
stati ritasciati in seguito ad esame
sono prevalentemente attestati re
gionali di specializzazione (43,1%)
e di qualificazione (39,5%).

Appare netta la prevalenza di
corsi che orientano verso le profes
sioni tecniche intermedie (73,8%).
Oltre un terzo dei corsi (J6,5%) e
rivolto all'acquisizione di competen
ze relative alia formazione di tecni
ci nel campo delle scienze quantita-

tive,fisiche, naturali, dell'ingegneria,
delle costruzioni e del trasporto. II
18% circa e riconducibile alle co
siddette professioni intermedie d'uf
ficio, da quelle con responsabilita di
gestione di tipo amministrativo e or
ganizzativo a quelle di natura eco
nomica-finanziaria 0 assicurativa.
Un terzo gruppo di corsi fa riferi
mento alle professioni nel campo
dei servizi personali, in particolare
alle attiuita-iruerrnedie turistiche e
alberghiere e ai servizi alle famiglie
(9,6%).

I corsi post-maturitd sono, ov
via mente, pill diffusi tra gli istituti
tecnici, i quali hanno attivato com
plessivamente it 67, 7% dei corsi ri
leoati. Con riguardo ai singoli indi
rizzi, it primate spetta agli istituti
tecnici commerciali cbe, da soli, ne
hanno realizzati it 31,9%; seguono
gli istituti tecnici industriali con il
20,5%. eli istituti professionali
hanno complessivamente realizza
to il 1 7% dei corsi; al loro interno
si segnalano, come particolarmente
attivi, gli istituti professionali per
l'industria e l'artigianato. Le scuole
dell 'area classica-scientifica-magi
strale hanno complessioamente at
tivato 1'8,4% dei corsi, quelle
dell 'a rea artistica (licei artistici e
istituti d'arte) it restante 6,8%.

La maggior parte dei corsi po
st-maturitd e stata attivata nelle
regioni meridionali (60,8% dei cor
si con il 73, 7% degli iscritti). La
presenza dei maschi (56,3%) ege
neralmente superiore a quella delle
femmine (43,7%) e l'etd dei parte
cipanti e compresa per i due terzi
degli iscritti (66,8%) tra i 19 e i 22
anni.

Analizzando i partecipanti per
tipo di maturitd conseguita, si ri
leva una maggiore presenza di

maturi provenienti dai cicli di
istruzione professionale (it 70,3%
dagli istituti tecnici e iI13,2% da
gli istituti professionali), mentre
risulta contenuta l'incidenza dei
diplomati provenienti dai licei
classico e scientifico (meno del
7%).

In media, solo il 13,3% degli
iscritti ha potuto usufruire di borse
di studio 0 altre forme di sussidio;
in alcune regioni, pero, la quota di
interventi economici a sostegno de
gli studenti dei corsi post-diploma
risulta decisamente pill alta. In
particolare in Umbria, nel Lazio e
nellarea nord-orientale.

II 72,1% degli studenti iscritti
all'inizio dell'anno risulta aver con
cluso il corso sostenendo I'esarne.
La dispersione si presenta pii; ac
centuata tra i maschi, che solo in
68 casi su 100 hanno concluso it
corso, mentre su 100 femmine so
no state 77 quelle che hanno so
stenuto l'esarne finale, Relativa
mente al tipo di scuola che orga
nizzava i corsi, la dispersione si e
concentrata tra gli iscritti dei corsi
svolti presso gli istituti professio
nali (circa it 35 % degli studenti
non conclude it corso) e gli istituti
tecnici (il27,4% abbandona prima
degli esami) ,

1198,5% degli esaminati ha su
perato la prova finale: il tasso di
successo agli esami e leggermente
superiore per le femmine (99,0%
di promosse) rispetto ai maschi
(98,0%) e pill basso nei corsi or
ganizzati dagli istituti professiona
li (97%), dove si registra anche la
minore probabilitd di ottenere l'at
testato di qualifica post-diploma,
tanto che, su 100 iscritti, solo 63
hanno completato il corso, conse
guendo il titolo finale.
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cludere il ciclo lungo di uscire dal sistema di istru
zione con un titolo di livello inferiore, 0 comun
que con un credito formativo che certifichi il pe
riodo effettivamente trascorso in formazione.

Al contenimento dei fenomeni di dispersione
potrebbe, infine, contribuire il potenziamento
dell'offerta post-secondaria extra-universitaria,
che prevede l'istituzione di canali formativi alter
nativi ai corsi accademici (rna riconosciuti dall'uni
versita). La pianificazione di una formazione supe
riore integrata che veda il coinvolgirnento di scuo
la, universita, imprese e regioni, oltre ad offrire
una valida opportunita per i giovani che intendo
no acquisire 0 perfezionare una formazione orien
tat a all'inserimento professionale, dovrebbe con
sentire anche l'eventuale prosecuzione degli studi
nei corsi accademici. Le prime esperienze, recen
temente sottoposte a monitoraggio dal Ministero
della Pubblica istruzione, in collaborazione con
l'Istat, indicano che nell'anno scolastico 1996-1997
sono stati attivati 564 corsi in 509 istituti, di cui il
92% in scuole statali, con il coinvolgimento di oltre
14 mila giovani.

4.2 - Percorsi formativi e mercato dellavoro

4.2.1 La transizione dal sistema formati
vo al mercato del lavoro

I tassi giovanili di attivita e di occupazione
hanno mostrato, nel corso dell' ultimo decennio,
un lento rna costante dedino, che ha interessato
in particolare la componente maschile. Al con
tempo si e registrato un diffuso aumento della
disoccupazione giovanile. Su tali dinamiche han
no influito una serie di fattori: l'incrernento de
mografico, una minore mobilita e una struttura
dei salari non coerente con le differenze di pro
duttivita, un progressivo innalzamento dell'eta
di ingresso nel mercato dellavoro. In tale conte
sto assume un ruolo fondamentale il processo di
transizione scuola-lavoro, vale a dire l'insierne di
percorsi che dovrebbero garantire ai giovani il
collegamento e il conseguente passaggio dal si
stema di istruzione e formazione al mercato del
lavoro.

A livello europeo, i percorsi di transizione
possono essere suddivisi in due grandi tipologie
che ripropongono le gia osservate differenze nei
percorsi formativi: da un lato i sistemi di istruzio-
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ne cosiddetti -duali-, caratteristici di paesi come
Germania, Austria e Danimarca, offrono ai giova
ni la possibilita di scegliere tra una carriera acca
dernica e corsi finalizzati a un pill precoce ingres
so nel mercato del lavoro, e associano periodi di
istruzione in aula e altri svolti sul posto di lavoro;
dall'altro lato vi sono quei sistemi, caratteristici di
paesi come Italia, Francia e Spagna, che offrono il
raggiungimento di livelli di istruzione mediamen
te pill elevati attraverso una formazione svolta
quasi esdusivamente in aula, rna che scontano la
mancanza di solidi ponti istituzionali in grado di
favorire la transizione scuola-lavoro (cfr. il para
grafo 4.1).

In generale, l'offerta formativa per i giovani
che terminano il ciclo scolastico dell'obbligo
prevede tre possibilita: il sistema dell'istruzione,
Ie imprese e i programmi specifici, nella maggior
parte dei casi finanziati dallo Stato; l'importanza
attribuita a ciascuno dei tre soggetti di offerta e
diversa nei vari paesi. I programmi di formazio
ne svolti in aula e finalizzati in particolare alla
transizione scuola-lavoro sono diffusi soprattutto
nei paesi scandinavi, dove la tradizione di combi
nare la formazione in aula con quella on the job e
ben radicata. In tutti i paesi con un sistema duale
sono invece pill diffusi i programmi di forrnazio
ne svolti prevalentemente sul posto di lavoro,
che tendono a integrare la formazione in aula con
il training on the job. In Italia, COS! come in Fran
cia, Spagna e Belgio, al contrario, si epuntato so
prattutto su sussidi e sgravi fiscali alle imprese,
spesso subordinati a periodi di formazione in
azienda, gli strumenti maggiormente utilizzati
per facilitare I'inserimento dei giovani nel merca
to del lavoro sono stati i contratti atipici, vale a di
re quelli a tempo determinato e a tempo parzia
le, di formazione e lavoro e di apprendistato.

Per una prima valutazione del modello di tran
sizione del nostro paese, si analizzeranno gli esiti
nel mercato del lavoro dei giovani che hanno
concluso 0 comunque interrotto gli studi, con
l'obiettivo di verificare, attraverso l'analisi dei tas
si di occupazione e di disoccupazione, le moda
lita di inserimento nel mondo del lavoro in fun
zione del sesso e del titolo di studio, nelle diverse
ripartizioni territoriali. L'analisi e stata effettuata
per le coorti di giovani a uno-due anni di distanza
dal conseguimento del titolo di studio e, successi
vamente, per le coorti che hanno conseguito il ti
tolo cinque-sei anni prima.
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Gli esiti occupazionali e il riscbio di disoccupazione

Per quel che concerne le probabilita di trovare
un'occupazione Germania, Austria e Danimarca
presentano le performance migliori, dal momen
to che, in tali paesi, tra il 70% e 1'80% dei giovani ri
sulta occupato a un anna di distanza dal consegui
mento del titolo di studio; all'estremo opposto si
trovano paesi come la Spagna e la Grecia nei quali,
a dodici mesi di distanza dall'uscita dal sistema
scolastico, soltanto un giovane su tre risulta occu
pato. In un confronto di genere, nella maggior
parte dei paesi considerati le prospettive occupa
zionali delle donne risultano pili basse di quelle
degli uomini; il divario e pili accentuato nei paesi
dell'area mediterranea e in Belgio, mentre nel Re
gno Unito e in Norvegia la differenza e invertita.

Il conseguimento di un titolo di studio pili eleva
to garantisce in genere prospettive occupazionali
migliori; cia e valido per ambedue i sessi in Belgio
e Irlanda, mentre in Francia, Spagna e Regno Unito
il vantaggio rappresentato da un maggiore livello di
istruzione riguarda solo la componente femminile.
Infine, i paesi caratterizzati da un sistema duale non
solo ptesentano probabilita di occupazione in

media molto elevate, rna anche una minore discri
minazione rispetto sia al sesso sia al titolo di studio.

L'Italia esibisce, per il 1998, tassi di occupazio
ne prossimi a quelli dei paesi dell' area mediterra
nea (35,5%); i differenziali di genere appaiono
tuttavia pili simili a quelli nord-europei che non a
quelli dell'area mediterranea e mostrano una len
ta rna costante tendenza alla ricomposizione,
soprattutto nelle regioni settentrionali (Tavola 4.11).

Tale scenario e la sintesi di forti divari sul piano
territoriale: infatti, mentre la quota di occupati a un
anna di distanza dal conseguimento del titolo di stu
dio e del 50,5% nel Nord-est e del 44,3% nel Nord
ovest, tale valore scende al 34,4% nelle regioni cen
trali e nel Mezzogiorno si riduce al 20%. Il divario si
traduce, come si vedra successivamente, in forti dif
ferenze anche riguardo l'ampiezza dell'intervallo
temporale intercorrente tra il conseguimento del ti
tolo di studio e l'ingresso nel mercato dellavoro. Ri
sultano in deciso miglioramento Ie prospettive oc
cupazionali della componente femminile e, in par
ticolar modo, quelle delle giovani in possesso di una
laurea 0 di un diploma, mentre le donne con titoli di
studio meno elevati continuano ad essere svantag
giate rispetto alla componente maschile.

Tavola 4.11 - Tasso di occupazione dei giovani a un anno didistanza dal conseguimento del titolo di
studio per sesso e ripartizione geografica - Anno 1998 (valori percentuali)

Licenza Maturita Maturita Maturtta Dottorato, Totale
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE media liceale tecnica profess. e laurea,
SESSO qualifica diploma

profess. universitario...
NORD-OVEST

Maschi 59,0 44,0 31,7 38,5 39,6 43,0
Femmine 25,4 42,1 49,8 51,0 60,1 45,6
Totale 44,7 42,9 40,8 44,4 51,9 44,3

NOI{D-EST

Maschi 72,2 40,7 49,5 58,2 20,6 48,9
Femmine 35,9 67,1 46,0 84,3 44,0 52,5
Totale 56,6 52,3 48,0 68,6 32,9 50,5

CENTRO

Maschi 46,7 30,4 36,8 28,1 36,6 37,0
Femmine 32,3 33,6 38,6 26,1 27,1 31,8
Totale 39,0 32,1 37,4 27,3 30,1 34,4

MEZZOGIORNO

Maschi 25,2 26,0 20,0 15,1 16,8 21,8
Femmine 15,4 12,0 22,0 19,3 24,6 18,0
Totale 21,0 17,1 20,7 16,3 22,2 20,0

ITALIA

Maschi 45,0 35,4 32,2 36,2 28,2 36,1
Femmine 24,4 31,9 39,3 51,8 37,3 35,0
Totale 35,7 33,4 35,2 42,4 34,0 35,5

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
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Analizzando le tendenze degli ultimi anni,
emerge che nell'area Ue le probabilita di trovare
un'occupazione, nel complesso, stanno progres
sivamente diminuendo, in modo piu accentuato.in
alcuni paesi come la Francia e il Belgio e in rnisura
minore in Spagna, Regno Unito e Grecia. Rispetto
a tale scenario fanno eccezione le performance di
Germania e Irlanda, dove le probabilita di trovare
un'occupazione risultano in aumento. I dati riguar
danti l'Italia mostrano un chiaro progresso nell'ul
timo triennio; il miglioramento ha interessato tut
te Ie ripartizioni territoriali, in modo piu accentua
to le regioni centro-meridionali, caratterizzate da
un netto svantaggio iniziale.

L'analisi degli sbocchi occupazionali dei giovani
italiani a cinque-sei anni di distanza dal consegui
mento del titolo di studio conferma in buona par
te le conclusioni basate sull'esame della situazione
di breve periodo (Tavola 4.12). A titoli di studio
piu elevati, infatti, continuano a corrispondere mi
gliori prospettive occupazionali, sebbene le diffe
renze tra laureati e diplomati tendano ad attenuar
si nel lungo periodo; la quota dioccupati mostra
un incremento, rispetto ai livelli raggiunti dopo un
anno, di oltre 20 punti percentuali in entrambi i
casi, sfiorando la soglia dell'80% per i laureati e del
70% per i diplomati. Diverso e invece il quadro
che si delinea per coloro che sono in possesso di
titoli di studio meno elevati, i quali vedono una so
stanziale stabilita delle loro prospettive occupa
zionali, su livelli che non oltrepassano il 500/0.

In generale , per quel che riguarda le probabilita
di disoccupazione, a distanza di un anna dal con
seguimento del titolo di studio, il rischio e piutto
sto elevato in Spagna, Portogallo e Grecia, dove tra
il 30% e il 50% dei giovani non ha ancora trovato un
lavoro; risulta invece sensibilmente piu contenuto
in Germania e Austria, dove l'indicatore assume

un valore pari a circa il 10%. Negli ultimi anni, in
Italia, tale quota si e mantenuta piuttosto stabile, e
mediamente pari al 30% circa; il rischio e maggio
re per le regioni meridionali, dove si sfiora la so
glia del 40%, e per la componente femminile.

La disoccupazione, pero, e solo uno dei rischi
legati alla fase della transizione scuola-lavoro. Oc
corre infatti tenere presente anche la possibilita
che i giovani non riescano nemmeno ad entrare a
far parte delle forze di lavoro, come testimonia
no i diffusi fenomeni di scoraggiamento che de
terminano l'abbandono della ricerca di un lavo
roo Cia e particolarmente vero per la compo
nente maschile in paesi come l'Irlanda e l'Olanda
e per quella femminile in Germania e Austria,
mentre in Italia il fenomeno si concentra essen
zialmente nelle regioni meridionali e coinvolge
ambedue i sessi. I tassi di inattivita inoltre, risulta
no maggiori tra i giovani in possesso di titoli di
studio meno elevati e in cia la situazione italiana
non si distingue dalla tendenza prevalente a livel
10 europeo.

Le caratteristiche della prima esperienza lavo
rativa

Per individuare i percorsi formativi in grado di fa
vorire l'incontro tra istruzione-formazione e mer
cato dellavoro, puo risultare importante l'analisi de
gli esiti occupazionali delle persone con meno di 40
anni che hanno concluso 0 comunque interrotto gli
studi, basata sulle informazioni contenute nel mo
dulo ad hoc sull'inizio dell'attivita lavorativa propo
sto nella rilevazione trimestrale dell'Istat sulle forze
di lavoro (RTFL) di ottobre 1998.

Analizzando le caratteristiche della prima
esperienza lavorativa, occorre innanzitutto sot-

Tavola 4.12 - Tasso di occupazione, tasso di disoccupazione e tasso di attivita per distanza tempo
rale (in anni) dal conseguimento del titolo di studio - Anno 1998 (ualori percentuali)

TITOLI DI STUDIO Tasso di OCCll pazione Tasso di disoccupazione Tasso di attivita

dopo 1-2 anni do po 5-6 anni dopo 1-2 anni dopo 5-6 anni dopo 1-2 anni dopo 5-6 anni

Licenza di scuola media infcriore 49,5 45,2 21,9 24,6 71,4 69,8
Diploma di scuola media superiore 42,3 69,3 31,0 19,8 73,2 89,1
Laurea 56,3 78,0 27,0 13,3 83,3 91,3

Totale 47,0 63,2 28,3 20,3 75,3 83,5

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forzc di lavoro
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tolineare che, se si confronta l'eta media al con
seguimento del titolo di studio con quella alla pri
ma esperienza lavorativa, emergono profondi di
vari a livello territoriale. Il Nord-este la riparti
zione dove l'eta media del primo lavoro e pili
bassa, indipendentemente dal titolo di studio
conseguito e dal sesso; l'opposto accade nel
Mezzogiorno. La conseguenza di tali divari porta
i giovani delle regioni nord-orientali ad avere la
prima esperienza lavorativa con circa tre anni di
anticipo rispetto a quelli delle regioni meridiona
li 09 anni contro 22). Differenze importanti so
no legate anche al titolo di studio: mentre, in ge
nere, i laureati devana attendere solo qualche
mese per trovare un'occupazione, soprattutto
nell'area settentrionale, profondamente diversi
sono i tempi medi di attesa per i giovani diplo
mati (oltre due anni) e soprattutto per quelli in
possesso della licenza media (poco menu di
quattro anni). In un'ottica di genere la compo
nente femminile risulta Iievemente penalizzata
nei tempi di attesa, anche se in misura minore ri
spetto al passato, nonostante presenti un grado
di qualificazione scolastica mediamente pili ele
vato rispetto ai maschi, in particolare nelle regio
ni centro-meridionali.

Dall'analisi delle modalita di ottenimento della
prima occupazione, emerge che Ie segnalazioni
di parenti e amici, oltre che le visite a imprendi
tori e i concorsi pubblici, sono i canali prevalen
temente utilizzati per l'inizio dell'attivita lavorati
va. Per le prime due rnodalita di accesso al merca
to del lavoro l'area settentrionale presenta per
centuali sensibilmente superiori rispetto al Mez
zogiorno, dove invece risulta pili consistente che
nel resto del paese la quota di giovani che dichiara
di aver trovato lavoro tramite concorso pubbli
co. Con riferimento al titolo di studio, il ricorso
alle segnalazioni di parenti e amici cresce al dimi
nuire del livello di istruzione, mentre Ie visite agli
imprenditori acquisiscono importanza man ma
no che esso tende ad elevarsi. L'unica differenza
di genere significativa riscontrata riguarda il cana
le dei cancorsi pubblici, dove la prevalenza della
componente femminile e netta. Nel periodo pili
recente 0995-1998), i dati evidenziano sia un mi
nor numero di nuovi ingressi riconducibili a se
gnalazioni di parenti e amici, sia un graduale in
cremento di coloro che hanno ottenuto la prima
occupazione attraverso contatti diretti con im
prenditori.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998

Per quel che riguarda la posizione nella profes
sione, le differenze non riguardano tanto l'aspetto
territoriale quanto piuttosto il titolo di studio con
seguito.

Nel complesso, la maggior parte dei giovani fa
il suo ingresso nel mercato dellavoro in posizione
di operaio, mentre circa un terzo inizia come im
piegato; nel primo casu si tratta soprattutto di ma
schi in possesso della licenza media, nel secondo
di diplomati e laureati prevalentemente di sesso
femminile. Le performance migliori sono di colo
ro che sono in possesso di una laurea: in quasi la
meta dei casi si occupano come impiegati, oltre il
20% trova subito una collocazione nella carriera
dirigenziale, mentre un'altra quota consistente op
ta per la strada della libera professione.

Il terziario e il settore di attivita economica che
assorbe oltre la meta dei giovani che iniziano
un'attivita lavorativa, in particolare nel comparto
del commercio e in quello degli altri servizi di
mercato. L'industria in senso stretto, a sua volta,
assorbe poco rneno del 30% dei giovani alla prima
occupazione, con forti divari a livello territoriale,
che vanno dal 35,4% delle regioni nord-occidenta
li al 16,5% del Mezzogiorno. Quest'ultima area
sconta la differente composizione settoriale
dell'occupazione; peraltro, sempre in quest'ulti
rna ripartizione, non e trascurabile la quota di nuo
vi ingressi nel comparto delle costruzioni 03,7%).
Dal punto di vista del titolo di studio, il terziario e
10 sbocco occupazionale per oltre 1'80% dei lau
reati; mentre i diplomati iniziano l'attivita lavorati
va per la maggior parte nei diversi comparti del
terziario e, per quasi un terzo, nell'industria in sen
so stretta. Infine, i principali sbocchi occupazio
nali per i giovani menu istruiti sono rappresentati
dall'industria in senso stretto e dal commercia.

La tipologia contrattuale con la quale la maggior
parte delle persone iniziano l'attivita lavorativa re
sta sempre quella alle dipendenze a tempo inde
terminato; e questo, infatti, il contratto di riferi
mento in oltre la meta dei casi, con punte partico
larmente elevate nell'area settentrionale e con una
leggera prevalenza per la componente femminile
(Tavola 4.13).

Alle dipendenze, rna a tempo determinato, e
invece il primo contratto per circa il 30% dei gio
vani; poco pili della meta di questi sono contratti
a tempo determinato standard, che nelle regioni
centro-settentrionali coinvolgono in maggior mi
sura i laureati e i diplomati, mentre nel Mezzo-
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Tavola 4.13 - Persone con meno di 40 anni che hanno avuto almeno un'esperienza di lavoro per tipo
di contratto della prima occupazione, sesso, titolo di studio e ripartizione geografica -
Anno 1998 (composizioni percentuali)

TIPI DI CONTRATTO
RIPARTIZIONI TITOLI
GEOGRAFTCIIE DI STUDIO Autonomo Dipendentc a tempo Dipendente con Dipendcnrc a Torale

indeterminate contratto eli formazionc tempo determinate
c lavoro

MASCH!
Nord-ovest Laurea 26.5 49,0 15,2 9,3 100,0

Diploma 14.5 61,5 13,5 10,6 100,0
Liccnza media 12,5 61,6 17,8 8,2 100,0

Totale 14,5 60,5 15,7 9,3 100,0

Nord-est Laurca 25,5 42.7 15,5 16,4 100.0
Diploma 13,9 54,9 17,7 13,4 100,0

Licenza media 13,9 58,4 21.2 6,5 100,0
Totale 14,8 55,6 19,2 10,4 100,0

Centro Laurca 27,3 49,5 12.1 11,1 100,0
Diploma 17,1 56.4 13,4 13,0 100,0

Liccnza media 16,8 51,4 21,2 10,8 100,0
Totale 17,9 53,4 17,1 11,8 100,0

Mezzogiorno Laurca 39,5 40,3 10,9 10,9 100,0
Diploma 21,9 51,5 11,8 14,6 100,0

Licenza media 19,1 44,1 16,5 20,3 100,0
Totale 21,4 46,3 14,5 17,7 100,0

Halla Laurea 29,4 45,4 13,5 11,7 100,0
Diploma 16,7 56,5 14,1 12,7 100,0

Licenza media 15,7 53,3 18,6 12,4 100.0
Totale 17,2 54,0 16,4 12,5 100,0

PEMMINE
Nord-ovest Laurea 22,7 46,8 13,0 18,2 100,0

Diploma 7,5 63,6 12,9 16,0 100,0
Licenza media 8,7 67,1 13,8 10,5 100,0

Totale 9,6 63,0 13,2 14,2 100,0

Nord-est Laurea 18,3 44,1 14.0 23,7 100,0
Diploma 8,5 59,7 14.4 17,1 100,0

Licenza media 8,0 62.5 18,5 11,1 100.0
Totale 9,2 59,3 15,9 15,6 100,0

Centro Laurea 21,9 50,0 7,3 21,9 100.0
Diploma 11,1 58,2 12,8 17,6 100,0

Licenza media 13,9 58,2 16,1 12,1 100,0
Totale 13,4 57,2 13,2 16,2 100,0

Mezzogiorno Laurea 14,2 54,9 10,6 19,5 100,0
Diploma 12,9 55,6 10,9 20,3 100,0

Licenza media 16,2 44,3 11,0 28,4 100,0
Totale 14,6 50,9 10,9 23,6 100,0

Halla Laurca 19,5 48,8 11,4 20,4 100,0
Diploma 9,5 60,0 13,0 17,5 100,0

Licenza media 11,2 59,1 14,8 15,0 100,0
Totale 11,2 58,5 13,5 16,9 100,0

TOTALE
Nord-ovest Laurea 21,6 47,9 14,1 13,8 100,0

Diploma 11,0 62,5 13,2 13,3 100,0
Ltccnza media 11,1 63,6 16,3 9,0 100,0

Totale 12,4 61,6 14,6 11,4 100,0

Nord-cst Laurea 22,2 43,3 14,8 19,7 100,0
Diploma 11,3 57,2 16,1 15.1 100,0

Licenza media 11,7 59,9 20,2 8,2 100,0
Totale 12,4 57,2 17,7 12,7 100,0

Centro Laurea 24,6 49,7 9,7 16,4 100,0
Diploma 14,3 57,3 13,1 15,2 100,0

Licenza media 15,8 53,7 19,5 11,2 100,0
Totale 16,0 55,0 15,5 13,6 100,0

Mezzogiorno Laurea 27,2 47,4 10,8 15.1 100,0
Diploma 18,4 53,1 11,4 16,9 100,0

Licenza media 18,4 44,1 15,2 22,2 100,0
Totale 19,2 47,8 13,4 19,6 100,0

Italia Laurea 24,5 17,1 12,5 15,9 100,0
Diploma 13,4 58,1 13,6 14,9 100,0

Licenza media 14,3 55,2 17,4 13,2 100,0
Totale 14,8 55,8 15,2 14,2 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
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Tavola 4.14 - Confronto tra il tipo di contratto della prima occupazione e della occupazione corrente
delle persone con meno di 40 anni per titolo di studio - Anno 1998 (cornposizioni percen
tuali)

TIPI DI CONTRATTO DELLA OCCUPAZIONE CORRENTE

TIPI DI CONTRATTO DELLA PRIMA OCCUPAZIONE Dipendente a Dipendente Dipendente Autonomo Totale
tempo con contratto a tempo

indeterminato di formazione determinato
e lavoro

LAUREA

Dipendente a tempo indeterminato 70,7 2,6 3,4 25,0 100,0
Dipendente con contratto di formazione e lavoro 55,7 6,6 9,8 31,1 100,0
Dipendente a tempo determinato 57,7 5,2 19,6 18,6 100,0
Autonomo 40,8 2,0 4,1 53,1 100,0
Totale 59,4 3,5 9,3 28,1 100,0

DIPLOMA

Dipendente a tempo indeterminato 77,1 2,0 2,6 18,1 100,0
Dipendente con contratto di formazione e lavoro 70,4 7,1 5,8 16,7 100,0
Dipendente a tempo determinato 66,1 6,6 13,1 14,2 100,0
Autonomo 50,7 2,1 2,9 45,0 100,0
Totale 70,8 4,3 6,0 18,9 100,0

LICENZA MEDIA

Dipendente a tempo indeterminato 73,2 1,5 3,1 22,2 100,0
Dipendente con contratto di formazione e lavoro 67,9 4,2 6,8 21,1 100,0
Dipendente a tempo determinato 61,9 3,2 19,2 15,7 100,0
Autonomo 43,1 3,8 4,6 49,2 100,0
Totale 67,5 2,7 7,1 22,7 100,0

TOTALE

Dipendente a tempo indeterminato 74,7 1,8 2,9 20,6 100,0
Dipendente con contratto di formazione e lavoro 68,2 5,4 6,4 19,9 100,0
Dipendente a tempo determinato 63,7 5,0 16,2 15,1 100,0
Autonomo 45,9 2,5 4,1 47,8 100,0
Totale 68,3 3,4 6,8 21,5 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro

Tavola 4.15 - Confronto tra il tipo di contratto della prima occupazione e della occupazione corrente
delle persone con meno di 40 anni - Media degli anni 1995-1998 (composizioni percentuali)

TIPI DI CONTRATTO DELLA PRIMA OCCUPAZIONE

Dipendente a tempo indeterminato
Dipendente con contratto di formazione e lavoro
Dipendente a tempo determinato
Autonomo

Totale

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sui Ie forze di lavoro

ISTAT - RAPporrro ANNUALE 1998

TIPI DI CONTRATTO DELLA OCCUPAZIONE CORRENTE
Dipendente a Dipendente Dipcndente Autonomo Totale

tempo con contratto a tempo
indeterminato di formazione determinato

e lavoro

80,0 9,4 3,5 7,1 100,0
53,7 25,9 11,1 9,3 100,0
45,4 15,5 33,0 6,2 100,0
41,2 11,8 5,9 35,3 100,0

58,1 16,6 15,4 9,9 100,0
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giorno coloro che sono in possesso della licenza
media; per l'altra meta, si tratta invece di contrat
ti di formazione e lavoro e di apprendistato di
stribuiti piuttosto uniformemente a livello terri
toriale, con una leggera prevalenza della compo
nente maschile e con una forte predominanza di
coloro che possiedono titoli di studio meno ele
vati. Poco meno del 150/0, infine, iniziano l'attivita
lavorativa come autonomi; si tratta soprattutto di
laureati di sesso maschile, concentrati nelle regio
ni centro-meridionali,

Nella media dei paesi dell'Unione europea, ben
oltre la meta dei nuovi posti di lavoro dei giovani
sono a carattere temporaneo, e di questi circa un
terzo sono anche a tempo parziale; in particolare,
l'incidenza di tali tipologie contrattuali e molto
elevata in Spagna e nei paesi caratterizzati da un si
stema duale (Germania e Austria). Va sottolineato
che molti contratti a carattere temporaneo, spe
cie in quei paesi dove l'istituto dell'apprendistato
e pill sviluppato, sono sovente associati a periodi
di formazione 0 tirocinio in aula, anche se per una
quota non trascurabile di giovani si tratta di scelte
obbligate, dettate dalla mancanza di valide alterna
tive. Resta il fatto che tali contratti rappresentano
attualmente, specie per i pill giovani, il principale
canale d'ingresso nel mercato dellavoro in Euro
pa.

In ogni casa, le prospettive occupazionali dei
giovani sembrano restare fortemente condiziona
te dallo stato generale del mercato dellavoro loca
le. CiG premesso, coloro che sono in possesso di
titoli di studio rneno elevati risultano a maggiore
rischio di disoccupazione. Il titolo di studio non e
l'unica variabile a incidere significativamente sulle
prospettive occupazionali dei giovani, sulle quali
pesano anche fattori di natura istituzionale, quali la
struttura salariale, il grado di protezione legale
dell'occupazione, le procedure di assunzione e li
cenziamento.

Analizzando le differenze tra la prima occu
pazione e quella attuale, il titolo di studio conti
nua a rappresentare una variabile cruciale; tant'e
vero che la progressione di carriera e una pre
rogativa quasi esclusiva dei titoli di studio pill
elevati

I giovani in possesso di un titolo di studio meno
elevato mostrano una maggiore propensione a
passare verso un'occupazione alle dipendenze a
tempo indeterminato. Circa un laureato su quat
tro, invece, pur partendo da una prima esperien-

236

za di lavoro a tempo indeterminato, opta in segui
to per la libera professione (Tavola 4.14).

Nel complesso emerge una chiara tendenza ad
orientarsi verso un'occupazione alle dipendenze a
tempo indeterminato 0 verso una attivita autono
rna, indipendentemente dal titolo di studio conse
guito.

Per coloro che invece intraprendono un'atti
vita autonorna, si rileva una minore propensione a
conservare la posizione lavorativa di partenza per
passare ad un contratto alle dipendenze a tempo
indeterminato; la quota di giovani che continuano
a svolgere un'attivita in proprio e del 47,80/0, a
fronte del 74,70/0 di coloro che conservano la con
dizione iniziale di dipendenti a tempo indetermi
nato.

La percentuale di giovani che mantiene, anche
dopo la prima esperienza lavorativa, un contrat
to a tempo determinato 0 di formazione e lavoro
resta elevata (16,20/0): questo dato pUG essere in
terpretato come una stima della dimensione del
la fascia di precarieta e del rischio di permanenza
ai margini del mercato dellavoro. L'incidenza dei
contratti atipici risulta maggiore per i laureati ri
spetto agli altri titoli di studio; tuttavia va sottoli
neato che, mentre per questi tale condizione pUG
essere in parte riconducibile alla scelta di un rap
porto lavorativo pill orientato alla flessibilita,
non altrettanto pUG dirsi per i giovani meno
istruiti, per i quali e probabile che la permanenza
nella fascia di precarieta sia generalmente invo
lontaria.

Se si focalizza l'analisi sul periodo pill recente
(Tavola 4.15), prendendo in esame il triennio
1995-1998, i tassi di contenimento del lavoro di
pendente a tempo determinato, che presentano
valori decisamente pill elevati, da un lato confer
mana il ruolo cruciale che i contratti atipici svol
gono attualmente per l'accesso al mercato del la
voro, dall'altro forniscono un'ulteriore prova che
la permanenza in questa fascia di precarieta e, nel
la maggior parte dei casi, involontaria.
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4.2.2 - La formazione degli adulti

La formazione della popolazione adulta in eta
superiore ai trent'anni coinvolge in primo luogo
gli occupati e viene comunemente definita «for
mazione continua». Finalita principali della forma
zione continua sono la riqualificazione e l'aggior
namento professionale degli occupati, legati tanto
ai cambiamenti del sistema produttivo e dell'orga
nizzazione del lavoro, quanta alla crescita delle
opportunita di carriera dei lavoratori. Fanno parte
della formazione continua anche Ie attivita forma
tive volte ad agevolare l'inserimento professionale
dei neoassunti.

In realta, non tutti i corsi frequentati dagli
adulti sana legati alla professione svolta; in alcu
ni casi si tratta di corsi scolastici a completa
menta dell' iter formativo iniziale, particolar
mente diffusi nel nostro paese; in altri si tratta di
corsi di cultura generale. La descrizione della
formazione continua puo essere approfondita a
partire dall'aprile 1998, grazie all'utilizzo del
modulo ad hoc su istruzione e formazione

nell'ambito dell'indagine trimestrale dell'Istat
sulle forze di lavoro.

Diversamente dalla formazione scolastica,
che prevede generalmente cieli formativi di du
rata pluriennale, la formazione continua consiste
in moduli di breve durata, nella maggior parte
dei casi misurabili in settimane se non in giorni.
Sulla base dei dati rilevati nell'aprile 1998, gli
adulti che in Italia risultano aver frequentato al
mena un corso di formazione nelle quattro setti
mane che precedevano la rilevazione erano po
co pill di 800 mila, pari al 2,3% del totale della
popolazione in eta superiore ai trent'anni, una
percentuale malta bassa se confrontata can gli
altri paesi europei. La media europea risultava,
infatti, per il 1996 pari al 3,6%, a fronte dell'1,9%
per l'Italia e con valori superiori al 10% in paesi
come la Danimarca, la Svezia e la Finlandia (Figu
ra 4.4). Nell'analizzare e interpretare questi risul
tati e necessaria tenere presente, oltre che le
differenze strutturali tra i vari sistemi formativi,
il ritardo accumulato dal nostro paese nell'appli
cazione del principia dell'alternanza di periodi

Figura 4.4 - Tassi di partecipazione ad attivita formative degli adulti (30 anni e pill) dei paesi della
Unione europea nelle quattro settimane che precedono l'intervista - Anno 1996 (ua
lori percentuali)
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Fonte: Labour Force Survey, Eurostat, Anno 1997
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Tavola 4.16 - Adulti (30 anni epiu) che partecipano ad attivita formative per tipo di corso e condizione
professionale - Anno 1998 (composizioni e incidenze percentuali)

CONDIZIONI Corsi Formazione Formazione Totale Partecipanti ad attivita
PROFESSIONALI scolastici professionale in azienda partecipanti di formazione su

100 adulti

Occupati 13,6 27,6 58,8 100,0 4,0

Personc in cerca di occupazione 41,6 42,8 15,6 100,0 2,0

Non forze di lavoro 57,9 18,5 23,6 100,0 0,9

Totale 23,7 26,2 50,1 100,0 2,3

Fonte: Istat, Rilcvazione trimcstrale sulle forze di lavoro, aprile 1998

di studio e lavoro, un modello presente, invece,
nella tradizione socio-culturale del Regno Unito
e, pili recentemente, affermatosi anche in Fran
cia e in Germania.

In Italia, COS! come negli altri paesi europei,
gli adulti che partecipano ad attivita formative
sono prevalentemente persone che hanno gia
una occupazione (Tavola 4.16): nell'aprile 1998,
infatti, la quota di adulti coinvolti in percorsi for
mativi e risultata pari al 4,0% per gli occupati, al
2,0% per i disoccupati e allo 0,9% per le non for
ze di lavoro.

La composizione dei partecipanti mostra, in
particolare, come su 100 adulti ultratrentenni che
partecipano a corsi di formazione 76 siano occu
pati, tre siano in cerca di occupazione e 21 ap
partengano alle non forze di lavoro. Le persone
in cerca di occupazione che partecipano ad atti
vita formative sono per 10 pili giovani adulti (in
eta compresa tra i 30 e i 34 anni) e frequentano, in
attesa di trovare un lavoro, corsi di formazione
professionale organizzati dalle regioni 0 corsi
scolastici.

Tra gli ultratrentenni inattivi che frequentano
corsi di formazione il 37,8% dichiara di essere stu
dente e il 26,7% casalinga. Sebbene quasi la meta
degli inattivi siano giovani adulti, una quota non tra
scurabile di questi e rappresentata da anziani (il
21,6% degli intervistati dichiara di essersi ritirata
dallavoro e il 15,6% di essi e in eta superiore ai 65
anni),

Al crescere del livello di istruzione raggiunto
aumenta l'incidenza degli occupati che parteci
pano a corsi di formazione, con valori che varia
no dall'I,4% per le persone in possesso della li-
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cenza media 0 di un titolo inferiore, al 9,8% per
le persone che hanno conseguito un titolo di
studio di livello universitario (Figura 4.5),

Inoltre, le figure professionali maggiormente
coinvolte nel processo formativo ricoprono le
posizioni professionali pili elevate e qualificate (Fi
gura 4.6).

In particolare, il tasso di partecipazione degli
occupati alle dipendenze varia dall'I,3% per gli
operai 0 assimilati al 10,5% per i dirigenti e i qua
dri; tra i lavoratori autonomi, invece, il tasso di
partecipazione varia dall'I,5% dei coadiuvanti al
6,7% dei liberi professionisti, fra i quali l'incidenza
di laureati e di maturi e pili alta. Ne risulta che la
formazione continua, privilegiando gli occupati
pili istruiti, tende ad ampliare i differenziali di qua
lificazione tra i lavoratori.

Per quel che riguarda la composizione dei
partecipanti per settore di attivita economica
(Figura 4.7), la formazione continua assume un
ruolo rilevante nei comparti caratterizzati da
un'elevata presenza di personale con livello di
istruzione universitario: tra questi il settore pub
blico (cfr. l'approfondimento: La valorizzazio
ne del capitate umano nella pubblica ammini
strazione), che comprende la pubblica ammini
strazione, l'istruzione e la sanita, e il comparto
che registra la pili alta partecipazione ad attivita
formative C7 ,8% contro un val ore medio pari al
4,0%).

Tra i settori economici che presentano i valo
ri di partecipazione pili bassi, insieme all'agri
coltura e al commercio vi e anche l'industria in
senso stretto, caratterizzata dalla prevalenza di
piccole e medie imprese che tendono ad inve-

ISTAT - RAPPORTO A:"J'JUALE 1998



4. LE RISORSE UMANE TRA VALORIZZAZIONE E SOTTOUTILIZZAZIONE

Figura 4.5 - Tassi di partecipazione degli adul
ti (30 anni epiu) ad attivita formati
ve per titolo di studio

Figura 4.6 - Tassi di partecipazione degli adulti
(30 anni e piu) ad attivita formative
per posizione nella professione
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Figura 4.7 - Tassi di partecipazione degli adulti
(30 anni e piu) ad attivita formative
per settore di attivita economica

Figura 4.8 - Tassi di partecipazione degli adul
ti (30 anni epiu) ad attivita formati
ve per ripartizione geografica
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Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro, aprile 1998

stire in misura molto limitata in attivita formati
ve, perche dotate di tecnologie meno avanzate
e orientate per la maggior parte verso econo
mie di costo.

Emergono inoltre forti squilibri territoriali, at
tribuibili in gran parte alla differente domanda di
personale qualificato espressa dal tessuto econo
mico e produttivo (Figura 4,8).

Nel Nord-est si registra un grado di coinvolgi
mento degli adulti sensibilmente maggiore ri
spetto alle altre ripartizioni (6,1% a fronte del

2,4% del Mezzogiorno, 3,4% del Centro e 4,5%
del Nord-ovest). Con riferimento al tipo di cor
so frequentato, nell'area centro-settentrionale e
maggiormente diffusa la formazione professio
nale aziendale ed extra-aziendale, mentre
nell'area meridionale, dove il fenomeno della di
soccupazione e pili esteso, si riscontra una mag
giore partecipazione ad attivita scolastiche (il
20,8% degli adulti risulta in formazione in questo
ambito nel Sud, a fronte del 13,6% del valore me
dio nazionale).
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Le risorse umane nel settore della scienza e della tecnologia
in Italia e nella De

240

Le dejinizioni adottate a li

vello internazionale considera

no risorse umane potenzial

mente utilizzahili nel settore

della scienza e della tecnologia

tutti colora che dispongono di

un livello di istruzione universi

tario (diploma, laurea, 0 spe

cializzazione post-laurea) 0

che svolgono un 'attiuitd tecnica

o manageriale di ricerca per la

quale e necessario avere con

seguito un livello di istruzione

terziario.

Secondo questa dejinizio

ne, ne11997, nell'Unione euro

pea il numera di persone po

tenzialmente impiegahili nel

settore della scienza e della

tecnologia era pari a circa 60

milioni; di questi, circa 33 rni

lioni erano maschi e 27 milioni

femrnine, pari rispettivamente

al 22% ed al 1 7% della popo

lazione di riferirnento con 01

tre 15 anni. Tra il 1994 ed il

1997 le risorse umane impie

gahili nel settore della scienza

e della tecnologia sono au

mentate in misura rilevante in

tutti i paesi europei, con l'ec

cezione del Portogallo e

dell'Austria. A tale incremento

ha contrihuito il signijicativo

sviluppo dell'istru.zione terzia

ria che ha interessato quasi

tutti i paesi Ue. La compost

zione per sesso della popola

zione con istruzione universi

taria mostra una prevalenza

dei maschi rispetto alle donne,

jatta eccezione per Svezia e

Po rtogallo .

Solo in Danimarca e Svezia,

pero, le persone con istruzione

universitaria occupate nel set

tore della scienza e della tee

nologia sono piu del 10% (in

Germania, Paesi Bassi e Lus

semhurgo solo i maschi supera

no il 10%), In generate, le don

ne con istruzione universitaria

travano piu jacilmente lavoro

nel settore della ricerca, mentre

i maschi mostrano una maggio

re propensione verso altri set

tori. In particolare, l'Italia e la

Spagna sono i paesi dove le

donne risultano maggiormente

penalizzate.

Nel periodo 1994-1997,

l'occupazione nel settore scien

tifico e tecnologico e cresciuta

signijicativamente: oltre alle at

tiuita projessionali generiche,

che comprendono molte atti

vita di ricerca socio-economi

ca e umanistica, nelle quali la

presenza maschile eaumenta

ta del 16% e quella jemminile

del 30%, sono le attiuitd in

campo fisico, matematico e in-

gegneristico ad essere ere

sciute piu vistosamente (+ 16%

per i maschi e +27% per le

femmine). In termini di compo

sizione, l'insegnamento vede

una larga preminenzajemmini

le (63%), mentre gli scienziati

e gli ingegneri restano preva

lentemente maschi (87%). Gli

studi fisici, matematici e inge

gneristici assorbono, infatti,

circa un terzo della jorza la

uoro maschile ad alta qualifi

cazione e solo il 4% di quella

jemminile (percentuale che va

pero costantemente crescen

do).

La Figura 4.9 mostra, per i

paesi Ue tranne il Belgio, l'inci

denza delle risorse umane im

piegahili nel settore della

scienza e della tecnologia ri

spetto alla popolazione con

15 anni e oltre. La quota di

persone con un livello di istru

zione universitario che lavora

no nel settore della ricerca 0

dell'insegnamento pUG essere

considerata un indicatore del

livello di investimento dei sin

goli paesi in ricerca e in for

mazione. Nei Paesi Bassi, in

Germania, in Svezia e in Dani

marca oltre un quarto della

popolazione in eta lavorativa

ha acquisito un titolo di studio
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uniuersitario, oppure svolge un

ruolo tecnico 0 professionale

nel settore della scienza e del

la tecnologia. In altri paesi, le

risorse umane impiegabili in

tale settore hanno un peso si

gnificativamente inferiore: nel

1997 erano solo 1'11,4% della

popolazione in Portogallo (con

una riduzione di 0, 7 punti per-

centuali rispetto al 1994), il

12,6% in Italia, il 13% in Gre

cia, il 15,5% in Austria e il

16,4% in Spagna.

Dal confronto internazio

nale emerge, dunque, un defi

cit strutturale dei paesi

dell'area mediterranea nella

capacitd formativa e di ricer

ca scientifica e tecnologica. In

Italia, in particolare, il ritardo

nella attivazione delle lauree

hrevi e il loro lento suiluppo

hanno inciso negativamente

sulla dotazione potenziale di

risorse altamente qualificate,

limitando l'offerta di istru.zio

ne terziaria ai soli corsi di

laurea.

Figura 4.9 - Risorse umane potenzialmente utilizzabili ne! settore della scienza e della tecno
logia nei principali paesi dell'Unione europea - Anni 1994 e 1997 (incidenza per
centuale sul totale della popolazione con 15 anni ed oltre)
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In un quadro di scarsa partecipazione com
plessiva aIle attivita formative, la situazione italia
na non sembra privilegiare la formazione dei
nuovi assunti. II tasso di partecipazione dei
neoassunti con una anzianita inferiore ai sei mesi
(pari aI 5%) non si discosta in modo significativo
da quello relativo ai dipendenti con uri'anzianita
di servizio superiore ai cinque anni 0,9%). II dif
ferenziale risulta inferiore rispetto a quello evi
denziato da altri paesi europei dove la forrnazio
ne iniziale in azienda c molto pili diffusa: il tasso
di partecipazione dei nuovi assunti con un'anzia
nita inferiore ai sei mesi risulta infatti pari al
12,5% in Austria, al 13,4% in Irlanda e al 19,4% in
Danimarca.

Occorre tenere presente, inoltre, che nel no
stro paese i nuovi assunti sono pili frequenternen
te coinvolti in attivita formative di tipo scolastico
piuttosto che di tipo aziendale, aI punto che sol
tanto il 48,2% dei neo-occupati in formazione fre
quenta corsi aziendali.

Analizzando la partecipazione ad attivita for
mative da una praspettiva di genere, si riscontra
no lievi differenze (Tavola 4.17).

Le donne risultano complessivamente Plu
coinvolte degli uomini (4,9% contra 3,5%) e fre
quentano in misura maggiore corsi scolastici e di

formazione professionale non aziendale, mentre
gli uomini frequentano soprattutto corsi di forma
zione in azienda (62,5%). La maggiore presenza
della componente femminile nella formazione
sussiste anche per gli altri paesi dell'Ue, ad ecce
zione dell'Austria: nella media eurapea iI 6,5% del
le donne dichiara di aver frequentato corsi di for
mazione nel mese precedente all'intervista, con
tra iI 5% degli uomini.

Nel complesso, le caratteristiche salienti del
modello di partecipazione alIa formazione in
Italia mostrano come i corsi maggiormente fre
quentati dopo i trent'anni siano quelli aziendali
per gIi occupati (58,8%), quelli di formazione
professionale per le persone in cerca di occu
pazione (42,8%) e quelli scolastici, compresi
quelli universitari per le non forze di lavoro
(57,9%).

Tavola 4.17 - Adulti (30 anni epiu) occupati che partecipano ad attivita formative per tipo di corso, ses
so e ripartizione geografica - Anno 1998 (composizioni e incidenze percentuali)

SESSO E Corsi Formazione Formazione Totale Partecipanti ad attivita

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE scolastici professionale in azienda partecipanti di formazione su

100 adulti

Maschi 12,3 25,2 62,5 100,0 3,5

Femmine 15,3 30,7 54,0 100,0 4,9

Nord-ovest 10,4 30,5 59,1 100,0 4,5

Nord-est 12,7 26,6 60,7 100,0 6,1

Centro 13,7 24,3 62,0 100,0 3,4

Mezzogiorno 20,8 27,2 52,0 100,0 2,4

Totale 13,6 27,6 58,8 100,0 4,0

Fonte: Istat, Rilevazionc trimestrale sulle forze di lavoro, aprile 1998
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4.3 - II rendimento del capitale umano per i
Iavoratori e per Ie imprese

4.3.1 - Il rendimento del capitate umano in
Italia e nei paesi Ue

Illegame tra istruzione e formazione da un lato
e reddito percepito dall'altro, e stato a lungo og
getto di dibattito e ha dato luogo a importanti svi
luppi teorici ed empirici. Nell'ipotesi pili sempli
ficata, si puo immaginare una relazione diretta tra
capitale formativo e professionale accumulato da
gli individui e rendimento (espresso come capa
cita di guadagno) ottenibile sul mercato, rna oc
corre considerare che tale relazione e in reaIta
mediata da un insieme di altre condizioni istituzio
nali, strutturali e sociali che governano il mercato
del lavoro. Queste condizioni incidono sui diffe
renziali di rendimento del capitale umana tra indi
vidui con caratteristiche altrimenti simili e, al tem
po stesso, contribuiscono a formare il sistema di
incentivi in base al quale le persone compiono le
loro scelte di investimento in capitale umano.

La metodologia utilizzata per la stima del rendi
menta del capitate umano nei paesi Ue

L'analisi comparata del rendimento monetario
del capitale umana nei paesi europei e stata con
dotta sulla base dei dati di un'indagine statistica ar
monizzata a livello europeo (Panel europeo) riferi
ta al 1994, utilizzando un campione di lavoratori di
pendenti dei settori non agricoli e mettendo a
confronto i diversi paesi, mediante la stima di
equazioni del salario orario, dei rendimenti
dell'istruzione e di altre variabili di capitale umano.

C'e da tenere presente che, essendo i risultati
delle stime basati su dichiarazioni dei rispondenti
all'indagine relativamente ai redditi percepiti,
I'esercizio effettuato puo essere parzialmente con
dizionato dall'effetto di una probabile sottodichia
razione, peraltro di diversa entita da paese a paese.

La retribuzione in termini orari e stata assunta
come indicatore di produttivita, poiche consente
il confronto tra occupati a tempo pieno e occupa
ti a tempo parziale 0 stagionali. La stima delle equa
zioni di salario orario e stata effettuata tenendo
conto, oltreche delle variabili di capitale umano,
anche di altre caratteristiche socio-demografiche
e dell'attivita lavorativa dell'individuo, quali ad
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esempio, rispettivamente, il sesso e il settore di
attivita. La variabile dipendente utilizzata e la retri
buzione individuale al netto degli oneri previden
ziali e dell'imposizione fiscale.

Le stime effettuate riguardano 13 paesi Ue:
Germania, Danimarca, Olanda, Belgio, Lussem
burgo, Francia, Regno Unito, Irlanda, Italia, Gre
cia, Spagna, Portogallo e Austria. Nonostante la
sostanziale omogeneita delle caratteristiche e
delle metodologie dell'indagine, l'interpretazio
ne dei dati e soggetta - particolarmente nel caso
delle analisi descrittive - alle cautele che general
mente si applicano ai risultati degli studi compa
rativi tra paesi. In particolare, le stime possono
fornire un'indicazione di ordine di grandezza,
rna ogni confronto va fatto tenendo presenti le
importanti differenze che caratterizzano i mer
cati dellavoro dei 13 paesi.

I rendimenti stimati

I risultati dell'analisi (Tavola 4.18) confermano
quanto previsto dalla teoria classica del capitale
umana e cioe l'esistenza di una relazione positiva
tra le variabili costitutive del capitale umano, prima
fra tutti l'istruzione, e la capacita di guadagno degli
individui. Emerge anche, con altrettanta chiarezza,
che l'intensita di tale relazione e diversa, e non di
rado in modo rilevante, da paese a paese, con dif
ferenze che riflettono principalmente i diversi as
setti istituzionali e strutturali, relativi non solo al
funzionamento del mercato del lavoro, rna anche
ad altri aspetti socio-economici, quali le relazioni
industriali, i tassi di partecipazione allavoro, i siste
mi e illivello medio di istruzione. Tra Ie "variabili di
controllo" inserite nelle equazioni, il sesso risulta
significativo per tutti i paesi, indicando l'esistenza
di un differenziale salariale a sfavore delle donne,
seppure con notevoli differenze. Escludendo dal
campo di osservazione il comparto agricolo, che
presenta specificita rilevanti ed un forte grado di
eterogeneita nella maggior parte dei paesi Ue, e so
prattutto nelle maggiori economie (con l'eccezio
ne dell'Italia), le differenze nei livelli retributivi di
industria e servizi non sono rilevanti. Laddove le
differenze sono significative, esse indicano per 10
pili un differenziale negativo a sfavore dei lavorato
ri dell' industria (Lussemburgo, Portogallo, Italia,
Olanda e Belgic), solamente in Danimarca emerge
un differenziale leggermente positivo.
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Le variabili relative al capitate urnano. l'istruzia
ne e la formazione

Per ragioni di cornparabilita dei diversi paesi ri
spetto alle variabili indicative del livello di istruzio
ne e formazione, viene fatto riferimento alla clas
sificazione internazionale denominata ISCED,·ard
colata nelle seguenti categorie:

- ISCED 5-7, ovvero istruzione di terzo livello,
che corrisponde all'aver seguito un corso post-se
condario di tipo universitario, conseguendo un di
ploma, una laurea 0 una specializzazione post-lau
rea. Nel testa questa livello viene brevemente in
dicato come "laurea",

- ISCED 3, ovvero istruzione secondaria di secon
do livello,· che corrisponde al conseguimento di un
diploma oppure all'aver seguito un corso di forma
zione professionale post-diploma 0 di formazione e
lavoro di almeno un anno. Nel testa questa livello
viene brevemente indicato come "diploma";

- ISCED 0-2, ovvero l'istruzione inferiore al se
condo livello dell'istruzione secondaria che corri
sponde all'aver ottenuto la licenza media 0 ele
mentare oppure, in caso di titolo di studio man
cante, qualsiasi altro corso di formazione.

L'analisi comparata dei rendimenti della laurea,
(ISCED 5-7) e del diploma (ISCED 3), rispetto
all'istruzione inferiore (ISCED 0-2) sembra indica
re almeno due gruppi di paesi con rendimenti si
mili. Il primo comprende Germania, Danimarca,

Olanda e Belgio. Tali paesi caratterizzano per ren
dimenti dell'istruzione piuttosto bassi: l'incre
mento medio di salario ottenibile con il possesso
del diploma, rispetto a chi ha conseguito al pili
l'istruzione inferiore, varia tra il +6% dell'Olanda e
il +14% della Germania; nel caso di possesso della
laurea, invece, il rendimento differenziale e com
preso tra il 28% del Belgio e il 36% della Germania.

Nel secondo gruppo si collocano la maggior
parte dei paesi. Essi mostrano un premio salariale
per i diplomati che va dal +15% in Francia al +22%
nel Lussemburgo. L'Italia e compresa in questo
gruppo e, con un rendimento per i diplomati pa
ri al 19%, si colloca insieme a Spagna e Grecia nel
la fascia alta. Anche i rendimenti dei laureati sono
mediamente pili elevati rispetto a quelli dei paesi
del primo gruppo e compresi tra il 40% della Gre
cia ed il 54% della Francia. Per l'Italia i rendimenti
per i laureati risultano pari al 49%.

Alcuni paesi risultano di pili difficile collocazio
ne. Ad esempio, il Regno Unito si trova in una po
sizione intermedia fra questi due gruppi, poiche
mostra un rendimento assimilabile ai paesi del
primo gruppo per il diploma 03%) e del secondo
gruppo per la laurea (42%). Un'altra anomalia ri
spetto ai paesi inclusi nel secondo gruppo e costi
tuita dal Portogallo, dove i rendimenti dell'istru
zione sono particolarmente elevati: il differenziale
relativo al diploma e del 34% e per la laurea rag
giunge il 930/0.

Tavola 4.18 - Stima delle determinanti del salario orario nei paesi europei - Anno 1994 (valori dei coef
ficienti e statistiche delle regressioni)

VALORIDEI COEFFICIENTI

PAESI ISCED 3 ISCED 5-7 Eta Eta Da 5 a 15 Piii di 15 Mansioni di R2 corrctto
EUROPEI -diploma- -laurea- (anni) (anni') annidi anni di coordina-

anzianita anzianita mento e
di servizio di servizio supervisione

Germania 0,14 0,36 0,08 -0,0009 0,18 0,21 0,11 0,28
Danimarca 0,12 0,25 0,05 -0,0005 0,06 0,05 0,09 0,36
Olanda 0,06 0,29 0,04 -0,0005 0,10 0,14 0,08 0,34
Belgio 0,07 0,28 0,05 -0,0005 0,07 0,14 0,10 0,28
Lussemburgo 0,22 0,53 0,06 -0,0006 0,12 0,28 0,14 0,46
Francia 0,15 0,54 0,04 -0,0005 0,13 0,27 0,15 0,34
Regno Unito 0,13 0,42 0,05 -0,0006 0,12 0,19 0,08 0,32
Irlanda 0,18 0,53 0,05 -0,0005 0,16 0,35 0,09 0,45
Italia 0,19 0,49 0,04 -0,0004 0,09 0,15 0,09 0,37
Grecia 0,19 0,40 0,05 -0,0005 0,15 0,26 0,17 0,42
Spagna 0,19 0,52 0,07 -0,0007 0,13 0,27 0,13 0,45
Portogallo 0,34 0,93 0,05 -0,0005 0,08 0,28 0,23 0,48
Austria 0,23 0,57 0,05 -0,0005 0,08 0,16 0,11 0,36

Fonte. Eurostat, Panel europeo

244 ISTAT - RAPPORTO ANNUALF 1998



4. LE RISORSE UMANE TRA VALORIZZAZIONE E SOTTOUTILIZZAZIONE

Diversi fattori possono spiegare Ie differenze
nel rendimento dell'istruzione che vengono os
servate nei paesi Ue. Alcune possono essere attri
buite all'eterogeneita che caratterizza Ie condizio
ni di sviluppo e che si riflette nei diversi livelli me
di di istruzione e nel diverso funzionamento dei
mercati. I bassi rendimenti della laurea nei paesi
del Nord Europa sana da mettere in relazione can
il fatto che, sia nella popolazione in eta attiva sia tra
gli occupati, si osservano alte percentuali di laurea
ti che possono determinare effetti di concorrenza
che abbassano i rendimenti. All'opposto, la scar
sita relativa del fattore istruzione puo spiegare
l'elevato rendimento dell'istruzione del Portogal
10.

L 'esperienza professionale accumulata sullavoro

Un altro elemento fondamentale, che dal punta
di vista della teoria del capitale umana concorre a
determinare la produttivita degli individui, e
l'esperienza accumulata lavorando (training on the
job e/o learning by doing). Tradizionalmente, si usa
distinguere tra formazione suI lavoro di tipa gene
rale (conoscenze che possono migliorare 10 svol
gimento di una generica capacita produttiva) e di
tipo specifico (capacita non trasferibili in un altro
contesta produttivo). Le conoscenze accumulate
dagli individui sullavoro, tuttavia, sana difficilmen
te misurabili. Si supplisce a questa difficolta assu
mendo l'eta dell'individuo come proxy della for
mazione generale sullavoro e adottando gli anni di
lavoro nell'attuale occupazione, la cosiddetta tenu
re aziendale, come indicatore della formazione
specifica.

Influenza dell'etd

Per la variabile eta si fa riferimento sia agli anni
dei lavoratori dipendenti intervistati, sia al quadrato
degli anni degli stessi individui al fine di analizzare
l'effetto non lineare dell'eta suI salaria orario. I ri
sultati confermano per tutti i paesi un profilo cre
scente del salario durante la prima fase della vita at
tiva, che tende poi a decrescere can l'approssi
marsi della pensione, can valori massimi che van
no dai 42 anni del Regno Unito ai 51 dell'Italia. C'e
da tenere presente che "l'effetto eta" viene stimato
sulla base di dati sulle retribuzioni degli individui,
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differenziati per eta, in un data istante di tempo: si
confrontano, cioe, dati relativi a generazioni diver
se. Per questa motivo, l'effetto eta stimato potreb
be incorporare anche componenti relative a diffe
renze intergenerazionali.

Influenza dell'anzianitd

Per cia che riguarda la formazione specifica, in
mancanza di una informazione puntuale sulla tenu
re aziendale, si sana classificati i lavoratori in tre
categorie: anzianita aziendale inferiore ai cinque
anni, compresa tra i cinque ed i 15 anni e maggio
re di 15 anni. Per tutti i paesi considerati la retri
buzione oraria aumenta al crescere dell'anzianita
di servizio, seppure in misura meno che propor
zionale, e Ie differenze tra paesi sana meno pro
nunciate di quelle prodotte dall'istruzione. L'in
cremento media di guadagno di chi ha accumulato
tra i cinque e i 15 anni di anzianita in una determi
nata occupazione, rispetto a coloro che hanna
meno di cinque anni, varia tra il 6% della Danimar
ca e il 18% della Germania. In buona parte dei pae
si, comunque, l'analogo incremento e compreso
tra 1'8% e il 12% (Lussemburgo, Regno Unito, Olan
da, Italia, Portogallo e Austria), mentre per Francia
e Spagna e del 13%. Rendimenti sistematicamente
pili elevati, can la sola eccezione della Danimarca,
si registrano per colora che hanna oltre 15 anni di
anzianita aziendale e variano tra il 14% del Belgio e
il 35% dell'lrlanda. Tuttavia, e interessante rilevare
come, can riferimento alIa retribuzione dei lavo
ratori pili anziani, si rnodifichi la graduatoria dei
paesi: in Germania, ad esempio, il rendimento di
questa categoria e di poco superiore (21%) a quella
can anzianita intermedia; un comportamento si
mile si rileva per l'Olanda, il Regno Unito e l'Italia,
mentre in paesi come Belgio, Francia e Spagna il
rendimento della categoria can maggiore anzia
nita e pili che doppio rispetto a quella can anzia
nita intermedia, e in Portogallo e addirittura tre
volte e mezzo superiore.

Le stime ottenute indicano quindi che la relazione
che lega il salario orario agli anni di anzianita azien
dale, oltre a variare d'intensita da paese a paese, ha
anche un diverso andamento. E', tuttavia, opportu
no sottolineare come tale variabile possa essere in
fluenzata da fattori istituzionali, quali il grado di mo
bilita tra occupazioni, che ne possono in parte alte
rare il significato. E' infatti possibile pensare che,

245



LA SITUAZIONE DEL PAESE

nei paesi in cui la tenure tende ad essere pili elevata
per ragioni istituzionali, tra i quali e possibile inclu
dere l'Italia, alla maggiore "sicurezza" del posta di la
voro faccia da contrappeso una retribuzione
dell'anzianita tendenzialmente inferiore. In altre pa
role, l'avversione al rischio da parte di una fascia di
lavoratori farebbe preferire profili retributivi me
no dinamici in cambio di un minor rischio nel man
tenimento del posto di lavoro.

Mansioni di coordinamento e supervisione

Un altro fattore di accrescimento del capitale
umano che influenza il salario e l'acquisizione di co
noscenze che possono portare all'attribuzione di
mansioni di coordinamento. Per valutare questo ef
fetto, l'analisi e stata completata specificando una
variabile che indica per ciascun individuo l'eventua
le svolgimento di un ruolo di coordinamento 0 di
supervisione. Tale variabile, che coglie un aspetto
qualitativo dell'attivita lavorativa degli individui, indi
ca una relazione positiva tra mansioni e retribuzio
ne, con significative differenze tra paesi. Il premio
salariale per chi svolge mansioni di coordinamento
o supervisione e pari all'S% in Olanda e nel Regno
Unito; al 9% in Danimarca, Irlanda ed Italia, risulta,
invece, assai pili elevato in Grecia (17%) e in Porto
gallo (23%); mentre Francia, Germania e Spagna si
collocano in una posizione intermedia.

In generale, il maggiore 0 minore peso dell'ef
fetto di questa variabile fornisce un'indicazione
dell'entita del differenziale salariale tra le diverse
qualifiche. Le differenze nella struttura e nel livello
delle retribuzioni riflettono vari fattori istituziona
Ii, quali il tasso di sindacalizzazione e il tipo di rela
zioni industriali dei vari paesi, che incidono sulla
struttura degli incentivi ad investire in formazione.

246

4.3.2 - I fattori che spiegano illivello delle
retribuzioni in Italia

Nel paragrafo precedente e stato messo in lu
ce come i mercati dellavoro dei diversi paesi re
munerino in modo differenziato il capitale uma
no (generico e specifico), La disponibilita di
un'indagine armonizzata come il "Panel euro
peo" ha consentito di specificare un unico mo
dello di determinazione salariale e di stimare i
coefficienti separatamente per ciascun paese '
analizzato. In questo paragrafo si approfondi
scono, invece, alcuni aspetti della variabilita dei
salari in Italia.

La variabilita interindividuale delle retribuzioni
orarie puo essere influenzata da un numero eleva
to di fattori: i principali riguardano i settori di atti
vita economica, le aree geografiche, le professio
ni, i livelli di istruzione, le dimensioni aziendali. In
Italia tale fenomeno assume alcune peculiarita do
vute ad elementi istituzionali e storici. Le differen
ze di remunerazione .tra industrie sono infatti do
vute, oltre che a differenze di produttivita inter
settoriali, anche a fattori legati al sistema delle rela
zioni industriali e alla contrattazione tra le parti so
ciali. Assumono inoltre grande rilievo le differen
ze regionali.

In un mercato segmentato, le retribuzioni
non sono solo influenzate dalla produttivita del
lavoratore e quindi dalle variabili che la determi
nano, come le conoscenze e le abilita dell'indivi
duo, rna da tutti quei fattori che caratterizzano la
redditivita del posto di lavoro. Ad esempio,
l'istruzione accumulata dall'individuo puo essere
pili 0 meno valorizzata a seconda del posto di la
voro che l'individuo occupa. Naturalmente gli
individui cercano quei posti che permettono di
massimizzare il loro benessere atteso sul ciclo di
vita, dato il background (attitudini, tipo e livello
d'istruzione, capacita eccetera). La scelta della
professione lavorativa e la progressione di car
riera, ad esempio, risultano quindi altarnente in
fluenzate dal titolo di studio acquisito, sia come
scelta del mercato rilevante da parte dell'indivi
duo, sia a causa dei requisiti necessari per acce
dere ad alcune professioni. D'altro canto vincoli
di diverso tipo, ad esempio problemi informati
vi e costi di mobilita, possono condurre ad ab
binamenti lavoratore-posto di lavoro (match)
non ottimali in assenza dei suddetti vincoli. Una
parte del rendimento dell'istruzione e, quindi,
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condizionata all'effettiva possibilita di accedere
a posti di lavoro che remunerano adeguatamen
te le conoscenze accumulate.

Sembra utile approfondire in che modo il mer
cato del lavoro italiano remunera il lavoro dipen
dente. L'analisi che segue non vuole rappresentare
la stima di un modello economico strutturale, rna
tende piuttosto ad evidenziare a!cuni dei principa
li fattori che contribuiscono a spiegare la variabi
lita delle retribuzioni oltre a quelli legati al capitale
umano: la professione, l'area funzionale di lavoro
all'interno dell'azienda, il tipo di contratto di lavo
ro, l'area geografica eccetera. Un ulteriore obietti
vo dell'analisi e quello di indagare in modo pill ap
profondito il modo in cui il mercato del lavoro re
munera differentemente i due sessi e le diverse
aree del paese.

L'analisi delle determinanti della retribuzione e
stata effettuata su un campione di lavoratori dip en
denti (63.020) estratto dall'indagine Istat sulla struttu
ra delle retribuzioni nelle imprese industriali e dei
servizi con almeno dieci dipendenti. L'indagine sul
la struttura delle retribuzioni consente di avere
informazioni estremamente approfondite sulla si
tuazione delle retribuzioni lorde di fatto, con riferi
mento all'anno 1995, rispetto a numerose variabili
riferite allavoratore, al posta di lavoro e all'impresa.

I risultati delle stime

Nella Tavola 4.19 sono riportati i risultati di alcu
ne regressioni in cui la variabile dipendente e la re
tribuzione oraria percepita nel mese di ottobre
1995 (ca!colata al netto delle maggiorazioni per la
voro a turni, notturno e festivo) e Ie variabili espli
cative sono a!cune caratteristiche del lavoratore,
del posto di lavoro e dell'unita locale presso cui il
dipendente lavora.

Poiche la variabile dipendente e espressa in
forma logaritmica, i coefficienti delle variabili qua
litative possono essere interpretati direttamente
come differenze percentuali medie nella retribu
zione mensile rispetto al profilo preso come base
di riferimento. Ad esempio, a parita di altre con
dizioni, rispetto agli impiegati la professione di
operaio specializzato prevede una riduzione sala
riale dell'ordine dell'S%. In generale, tutte le varia
bili risultano significative e con gli effetti attesi.
Nella Tavola 4.19 sono riportati soltanto i risultati
delle variabili di maggiore importanza. Non rip or-
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tate nella Tavola 4.19, rna comprese tra le variabili
controllate, sono la percentuale di incidenza di
ore di straordinario suI tot ale di ore prestate, il set
tore di attivita economica dell'unita produttiva, Ie
aree funzionali, la partecipazione a corsi di forma
zione professionale.

L'analisi dei differenziali salariali tra stabilimenti
di dimensione diversa conferma risultati gia noti.
A parita di altre condizioni i salari crescono di cir
ca due punti percentuali al crescere della classe di
addetti: tra Ie unita locali pill grandi (sopra i 500 ad
detti) e quelle pill piccole (tra 10 e 19 addetti) c'e
un differenziale pari a circa il 10%.

Le variabili caratteristiche del posta di lavoro
rivestono una notevole importanza nello spiegare
i differenziali salariali. Tra esse emergono in parti
colare gli aspetti professionali che spiegano una
quota notevole della variabilita delle retribuzioni.
Inoltre, la relazione che esiste tra la professione, il
livello di istruzione e la remunerazione fa S1 che il
coefficiente del rendimento dell'istruzione sia
molto sensibile all'introduzione della prima varia
bile. In altri termini, le differenze di rendimento
dell'istruzione superiore rispetto alle stime pre
sentate nel paragrafo precedente sono spiegate in
buona misura dall'introduzione della professione
tra le variabili esplicative. A parita degli altri fatto
ri, i dirigenti guadagnano in media l'S7% in pill ri
spetto agli impiegati, mentre chi lavora in occupa
zioni non specializzate circa il 17,5% in meno.

Le variabili riguardanti il tipo di contratto aiu
tano a depurare ulteriormente da indesiderati ef
fetti di composizione. Mentre, infatti, il coeffi
ciente relativo al contratto di apprendistato se
gnala un trattamento retributivo inferiore rispet
to ad un contratto standard a tempo indetermi
nato (circa -15%), il coefficiente negativo dei con
tratti formazione lavoro (CFL) e imputabile so
prattutto al fatto che la distribuzione per livello
di inquadramento di chi e inserito con questo ti
po di contratto e distorta verso il basso rispetto
a quella dei contratti a tempo indeterminato. A
questa distorsione contribuisce la pratica per cui
le assunzioni in CFL avvengono frequentemente
con inquadramenti a livelli inferiori rispetto alle
qualifiche previste.

Per quanta riguarda il rendimento dell'istruzione,
a parita di altre condizioni, il possesso della licenza
media comporta un incremento della retribuzione
mensile del 4%; per il diploma tale premio salariale
diviene dell'S% ed arriva al 14% per la laurea.
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Tavola 4.19 - Stima delle determinanti del salario orario nelle imprese industriali e dei servizi per
sesso e ripartizione geografica - Anno 1995 (ua 10ri dei coefficienti e statistiche delle
regressioni) (a)

VARIABTLT ESPLTCATIVE TOTALE SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Maschi Femmine Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Costante 2,023 1,96 2,106 1,991 2,036 2,016 1,945
Femmine -0,092 -0,098 -0,109 -0,093 -0,059

Eta
Eta (anni) 0,018 0,021 0,013 0,021 0,02 0,018 0,018
Eta (anni2) -0,0002 -0,0002 -0,0001 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0001

Titolo di studio
Nessuno 0 licenza elementare
Licenza media 0,04 0,04 0,04 0,059 0,037 0,026 0,04
Diploma/Laurea breve 0,08 0,086 0,065 0,094 0,078 0,065 0,082
Laurea/Post-laurea 0,142 0,148 0,123 0,164 0,134 0,116 0,137
Anzianita di servizio (anni) 0,006 0,005 0,009 0,003 0,006 0,009 0,005
Anzianita di servizio (anni2) -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,000 (b) -0,0001 -0,0001 0,000 (b)
Mansioni direttive 0,115 0,118 0,105 0,12 0,13 0,097 0,115

Tipo di professione
Dirigenti 0,866 0,868 0,768 0,881 0,875 0,933 0,79
Profess. ad clevata specializzazione 0,422 0,423 0,41 0,401 0,454 0,418 0,42
Professioni intermedie e tecnici 0,12 0,121 0,122 0,124 0,129 0,133 0,107
Impiegati (base)
Addetti ai servizi e aile vendite -0,094 -0,09 -0,106 -0,092 -0,056 -0,059- 0,12
Operai specializzati -0,086 -0,075 -0,144 -0,084 -0,086 -0,101 -0,07
Operatori d'impianto
e macchinari industriali -0,105 -0,094 -0,151 -0,109 -0,112 -0,113 0,08
Professioni non specializzate -0,175 -0,158 -0,217 -0,159 -0,171 -0,186 -0,164

Tipo di rapporto di lavoro
Tempo indeterminato (base)
Apprendistato -0,15 -0,15 -0,141 -0,141 -0,184 -0,088 -0,172
Contratto di formazione e lavoro -0,083 -0,083 -0,077 -0,09 -0,09 -0,042 -0,098
Contratto di solidarieta 0,023 (b) 0,065 0,006 (b) 0,056 (b) 0,028 (b) -0,023 (b) 0,033 (b)
Tempo determinato -0,012 (b) 0,001 (b) -0,03 0,025 (b) -0,031 0,014 (b) -0,059

Ripartizione geografica
Nord-ovest (base)
Nord-est 0,003 (b) 0,008 -0,006 (b)
Centro -0,032 -0,034 -0,02
Mezzogiorno -0,047 -0,053 -0,02

Dimensione delt'urrita locale
(numero di addetti)
10-19 (base)
20-49 0,021 0,016 0,035 0,023 0,028 0,011 0,017
50-99 0,044 0,038 0,061 0,062 0,034 0,056 0,037
100-199 0,068 0,064 0,08 0,076 0,049 0,059 0,087
200-499 0,088 0,082 0,106 0,089 0,074 0,086 0,098
500 e piu 0,102 0,101 0,099 0,109 0,085 0,104 0,11

Numero di osservazioni 63.020 48.579 14.441 13.209 18.131 13.698 17.982
R2 0,681 0,6775 0,6826 0,7039 0,6612 0,7134 0,6807
F 1.721,6 1.285,4 529,92 397,92 501 470,85 591,62

Fonte: Istat, Elaborazioni su dati dell'indagine sulla struttura delle retribuzioni nelle imprese (dati provvisori)
(a) I testsono calcolati con l'crrore standarddi White, robusti all'eteroschedasticita. Oltre aile variabili presenti nella tavola, sono

state assunte come variabili di controllo quelle relative a 27 settori di attivita economica, per 13 aree funzionali aziendali, per 4
livelli di formazione professionale, per la presenza di ore di straordinario.

(b) Tali coefficienti non risultano significativamente diversi da zero, allivello del 5%.
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L'esperienza lavorativa accumulata, rappresen
tata dalla variabile eta, e inserita nella regressione
in termini continui e con un termine al quadrato
per valutarne gli effetti non lineari. Il profilo della
retribuzione rispetto all'eta mostra una tendenza
crescente nella prima fase della vita lavorativa,
giunge ad un massimo a circa 56 anni e poi declina
all'approssimarsi dell' eta della pensione. Il punto
di massimo differisce lievemente da quello riscon
trato nelle stime presentate nel precedente para
grafo a causa sia del diverso campo di osservazio
ne sia di diverse variabili esplicative. Analogamen
te a quanto gia osservato nel paragrafo preceden
te, la progressione salariale per eta stimata dal mo
dello puo incorporare effetti strutturali dovuti alla
presenza di generazioni diverse.

La retribuzione oraria media cresce anche al
crescere dell'anzianita aziendale, rna con una velo
cita minore rispetto all' eta.

Lo svolgimento di mansioni direttive e di super
visione implica un premio salariale pari a circa I'll%.

In relazione alle variabili non presentate nella
tavola e opportuno segnalare che l'incidenza della
straordinario risulta sempre significativamente
positiva a causa di un prezzo medio di tali ore pili
alto di quello delle ore ordinarie. Inoltre, e stata
utilizzata un'ampia disaggregazione dei settori di
attivita economica, che conferma una variabilita
intersettoriale consistente. 'Ira i settori che remu
nerano maggiormente i dipendenti, a parita di al
tri fattori, spiccano i trasporti aerei e l'intermedia
zione monetaria e finanziaria; in coda alla classifica
si trovano alcune industrie tradizionali come quel
la tessile, quella conciaria e quella dellegno. La dif
ferenza massima tra le retribuzioni medie dei set
tori e pari a circa il 35%. La variabilita tra funzioni
aziendali e pili contenuta rispetto alla variabilita tra
professioni e va letta in stretta connessione con
quest'ultima. La mansione aziendale nettamente
pili remunerata e quella legata al marketing, addi
rittura superiore a quella della direzione generale.
Probabilmente questo risultato e dovuto al fatto
che in alcune aree aziendali la retribuzione e mag
giormente alimentata da premi di incentivo.

I differenziali territoriali

A parita di altre condizioni, nel Mezzogiorno la
retribuzione risulta inferiore del 5% circa rispetto
al Nord. Per le stime relative all'intero campione,
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mostrate nella prima colonna della Tavola 4.19, si
assume, in prima approssimazione, che il model
10 dei salari sia 10 stesso nelle diverse aree del pae
se. Nonostante in questa regressione sia incluso un
gran numero di variabili emerge, comunque, un
differenziale negativo residuo. Questa differenza
nei livelli retributivi puo essere attribuita princi
palmente al fatto che nel Mezzogiorno le imprese
ricorrono, in modo relativamente minore rispet
to alle altre aree del paese, alla contrattazione
aziendale e, in generale, a politiche retributive che
attribuiscono compensi e premi individuali basati
su indicatori di produttivita. Il fatto che il differen
ziale Nord-Sud sia pili elevato per gli uomini che
per le donne (colonne 2 e 3 della Tavola 4.19) sem
bra confermare tale ipotesi.

Un'analisi pili approfondita rimuove l'ipotesi
che, nelle diverse aree del paese, il rendimento di
istruzione e degli altri fattori esplicativi sia identi
co. Se la mobilita tra aree del paese fosse perfetta
i rendimenti del capitale umana dovrebbero esse
re eguali; la presenza di costi di mobilita di varia
natura impedisce, nella realta, tale uguaglianza.
Quello che emerge dai risultati delle regressioni
effettuate per aree geografiche (colonne 3-7 della
Tavola 4.19) e ehe i rendimenti dell'istruzione, per
qualsiasi titolo di studio, sono pili alti nel Nord
ovest ehe nel resto del paese. Essi risultano pili
bassi della media nell'area del Centro.

La progressione salariale al crescere dell'eta ap
pare piuttosto allineata per il Centro ed il Mezzo
giorno. La crescita pili rapida si riscontra nel
Nord-ovest mentre le regioni del Nord-est esibi
scono una dinamica salariale solo lievemente pili
lenta di quella dell'area centro-meridionale. Per il
Nord-est l'eta a cui il profilo raggiunge il suo mas
simo e di soli 50 anni contro i 58 nel Nord-ovest e
i 57 delle altre due aree. In questo andamento pe
culiare del Nord-est, e probabile che svolga un
ruolo il passaggio dal lavoro dipendente verso la
creazione di attivita autonome dei lavoratori pili
remunerati e presumibilmente pili produttivi. Cio
puo implicare che la qualita dellavoro dipendente
nelle classi di eta pili avanzate possa risultare, nel
Nord-est, relativamente bassa.

I differenziali di genere

Oltre ai paesi meno sviluppati, anche le econo
mie avanzate mostrano differenziali, spesso note-
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voli, tra il salaria media degli uomini e quello delle
donne e l'Italia non rappresenta un'eccezione. La
presenza di una normativa orientata alla uguaglian
za di trattamento (anche economico) a parita di
posto di lavoro ricoperto non appare sufficiente a
realizzare una sostanziale uguaglianza. I motivi che
si nascondono dietro il gap delle retribuzioni me
die delle donne possono essere di due tipi: il pri
mo e riconducibile alla diversa composizione
dell'occupazione maschile e fernminile, per cui le
donne risultano svantaggiate per essere pili fre
quentemente occupate in segmenti meno remu
nerati. Naturalmente, il problema di composizio
ne e il risultato sia di scelte individuali sia di mec
canismi sociali che riguardano i ruoli e la divisione
dellavoro familiare, la partecipazione dei due ses
si nella societa, nonche i meccanismi di selezione
del personale delle imprese e l'allocazione dei la
vori all'interno delle stesse (effetto segregazione).
Il secondo motivo consiste invece nella differente
remunerazione che i due sessi percepiscono a pa
rita di posto di lavoro (effetto discriminazione).

Dall'analisi effettuata, risulta che, in media e do
po aver posto sotto controllo l'impatto di nume
rosi fattori, la retribuzione della donna e inferiore
del 9,2% rispetto a quella maschile. Questa diffe
renza e massima nel Nord-est (-10,9%) e minima
nel Mezzogiorno (-5,9%), come conseguenza della
maggiore possibilita di accesso da parte degli uo
mini a forme retributive non regolate dai contrat
ti collettivi nazionali come prerni di produttivita,
indennita di vario genere, soprattutto dove l'eco
nomia e pili vivace.

Questo esercizio non mostra pero il rendimen
to specifico, per i due sessi, dei diversi fattori
esplicativi dei salari e non riesce, quindi, a mettere
in luce gli elementi da cui nasce l'effetto di discri
minazione diretta.

Nelle colonne 2 e 3 della Tavola 4.19 sono ri
portati i risultati delle stime, condotte separata
mente per maschi e femmine. Le differenze dei
coefficienti a favore degli uomini si presentano
soprattutto in relazione alle professioni, alle aree
funzionali aziendali, ai settori di attivita economica
e, come misure di capitale umano, all'istruzione
ed all'eta.

Al crescere della eta le retribuzioni crescono
pili velocemente per gli uomini che per le donne.
E' probabile che queste ultime preferiscano per
corsi lavorativi pili stabili e sicuri anche se con
profili di crescita salariale meno accentuati, COS! la
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loro mobilita sul mercato del lavoro alla ricerca di
un posta meglio retribuito puo essere minore.

Il profilo per anzianita aziendale e invece pili di
namico per le donne, caratteristica condivisa da al
tri studi che adottano la stessa metodologia di sti
rna. Le interruzioni per maternita 0 per altre in
cornbcnze familiari dovrebbero, in realta, rallenta
re la crescita del capitale umana specifico per la
donna rispetto all'uomo e quindi diminuire la velo
cita di avanzamento in carriera. Una possibile causa
dell'evidenza opposta e da ricondursi all'endogc
neita della scelta della permanenza nell'azienda: un
buon posto di lavoro, che fornisce un buon salario,
puo indurre i lavoratori a rimanere pili a lungo
nell'irnpresa. Se le donne sono maggiormente sen
sibili alla qualita del posto e preferiscono la stabilita,
la stima del rendimento dell'anzianita aziendale, in
teso come capitale umana specifico, per loro PUC)

essere maggiormente distorto verso l'alto.

4,].3 - La formazione del personale nelle
piccole e medie imprese manifattu
riere

Le trasformazioni dei sistemi organizzativi e
produttivi, i processi di innovazione tecnologica e
l'internazionalizzazione dei mercati hanno pro
dotto negli ultimi anni notevoli sollecitazioni sul
sistema delle imprese, spingendole a dedicare
sempre maggiore attenzione alla formazione del
personale ed al reperimento di figure professio
nali con competenze tecniche e abilita innovative
rispetto al passato.

I processi in atto stanno determinando un rapi
do superamento del tradizionale modello di orga
nizzazione del lavoro, incentrato su competenze
strettamente legate al ciclo produttivo, e l'emerge
re di un sistema che tende a privilegiare la flessibi
lita e la versatilita delle risorse umane, nonche la ca
pacita di adattamento alle innovazioni tecnologi
che e alla trasformazione degli scenari competitivi.

La difficolta di reperimento di figure con speci
fiche competenze professionali e tecniche accre
see l'importanza della formazione professionale
nell'ambito della definizione delle strategie azien
dali di sviluppo, con l'obiettivo sia di innalzare illi
vello generale di qualificazione del personale, sia
di indirizzare le attivita di riqualificazione in fun
zione delle esigenze di mercato, in un contesto di
formazione permanente.
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Lo sviluppo della formazione incontra tuttavia
notevoli difficolta nelle piccole e me die imprese,
in parte dovute alla loro limitata disponibilita fi
nanziaria e in parte riconducibili a vincoli di natu
ra gestionale e organizzativa. Anche una recente
indagine svolta dall'Istituto Tagliacarne conferma
l'esistenza, nelle piccole e medie imprese mani
fatturiere (da sei a 249 addetti), di notevoli diffi
colta per 10 sviluppo della formazione in azienda.
Dall'analisi dei dati e possibile rilevare come, nel
biennio 1996~1997, oltre la meta (il 55,6%) delle
piccole e medie imprese italiane non abbia attua
to alcuna attivita di formazione del personale, in
cludendo in tale definizione anche l'affiancamento
da parte di figure professionali esperte e interne
all'azienda. Le imprese che hanno dichiarato di
aver svolto attivita di formazione del personale
mostrano comunque una chiara tendenza a conte
nere i costi dell'investimento formativo: net 31,8%
dei casi infatti hanno affidato 10 svolgimento dei
corsi esclusivamente a personale interno e solo il
12,6% ha fatto ricorso a consulenti esterni.

La disaggregazione dei dati a livello territoriale,
permette di rilevare come le regioni meridionali e

insulari siano quelle meno coinvolte nei processi
di formazione delle risorse umane (Figura 4.10)
infatti, il 63,9% delle imprese del Mezzogiorno di
chiara di non avere effettuato attivita formative ne
gli ultimi due anni, con punte particolarmente ele
vate in Sardegna, Campania e Calabria, un valore
percentuale che si riduce moderatamente nelle
regioni centrali (57,4%) e che, solo nelle regioni
del Nord-ovest (54,8%) e del Nord-est (51,6%),
scende al di sotto della media nazionale, con valo
ri minimi riscontrati in Trentino-Alto Adige, Friu
li-Venezia Giulia e Veneto.

In modo speculare, le imprese dell'area setten
trionale si segnalano per aver effettuato interventi
formativi in misura superiore alla media, soprat
tutto avvalendosi delle competenze interne. II
coinvolgimento tanto di interni che di esterni alle
attivita di formazione e invece superiore alla me
dia nazionale soltanto nel Nord-est 05,5%).

Gli interventi formativi registrano una diffusio
ne limitata nei comparti "tradizionali" del settore
manifatturiero (tessile-abbigliamento, legno-arre
damento e alimentare), dove pill dei due terzi del
le imprese risultano non aver effettuato alcuna at-

Figura 4.10 - Piccole e medie imprese per tipo di attivita di formazione realizzata negli ultimi due
anni e ripartizione geografica (valori percentuali) (a)

70,0,..------------------------------------.
63,9

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
Nord-ovest Nord-est Centro Mezzagiamo Italia

• Esclusivamente a cura di personale interno

~ A cura di personale interno ed esterno

Fonte: Indagine Istituto G. Tagliacarne - Unioncamere, Anno 1998
(a) Valori al netto delle mancate risposte.
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tivita di formazione nell'ultimo biennio. Al con
trario, le imprese pill dinamiche sotto questo pro
filo sono quelle elettromeccaniche, quelle chimi
che e della lavorazione dei prodotti metalliferi e
non, dove circa sei imprenditori su dieci hanno
dichiarato di aver predisposto interventi di for
mazione avvalendosi sia del personale intemo sia
di consulenti estemi.

L'area dove si concentra la maggior parte delle
iniziative formative e la produzione e, nel suo am
bito, i livelli professionali verso i quali gli impren
ditori hanno dichiarato di indirizzare gli interventi
formativi sono prevalentemente quelli degli ope
rai specializzati (56,3%) e degli operai generici
(32,9%); decisamente inferiore e invece la quota di
imprenditori che ha manifestato l'intenzione di
attuare interventi per i livelli superiori, investendo
nella qualificazione degli impiegati generici
04,4%) e di concetto 03,5%), degli apprendisti
00,2%) e dei dirigenti/quadri (5,0%). Largamente
minoritaria risulta infine la quota di imprese inten
zionate ad effettuare formazione in aree diverse
da quella della produzione: solo il 9,7% degli im
prenditori intervistati si mostra sensibile alle esi
genze formative delle funzioni di amministrazio
ne e controllo di gestione (9,7%), di ricerca e svi
luppo (7,8%) e di commercializzazione e marke
ting (7,3%).

Le piccole e medie imprese italiane hanno rea
lizzato interventi di formazione in azienda in pri
mo luogo per adeguare Ie competenze del perso
nale alle mutate esigenze della produzione
(34,3%), con valori pill elevati nelle regioni centro
meridionali; l'esigenza di addestrare il personale
all'uso di nuovi macchinari e il bisogno di aggior
name le qualifiche rispetto alle tendenze del mer
cato sono stati indicati come ragioni determinanti

dell'intervento formativo rispettivamente dal
24,7% e dal 22,4% degli imprenditori intervistati,
con punte pill elevate, nel primo caso, nel Nord
est e, nel secondo caso, nell'intera area settentrio
nale del paese (Tavola 4.20).

Significativa risulta la quota di piccole e medie
imprese 08,7%) che ha intrapreso iniziative di
formazione finalizzate all'adeguamento delle ri
sorse umane ai cambiamenti introdotti dalla nor
mativa in tema di sicurezza sul posto di lavoro
(legge n. 626/1994) e dalla riorganizzazione ammi
nistrativo-contabile conseguente all'introduzione
dell'Euro; un peso meno rilevante (7,4%) e attri
buito all'adeguamento del personale per 10 svilup
po di nuovi prodotti.

Per quanto riguarda le motivazioni addotte in
merito alla mancata realizzazione di interventi di
formazione del personale, tre imprenditori su
quattro hanno dichiarato di non avvertime I'esi
genza; analizzando il dato per area geografica
emerge come tale motivazione risulti particolar
mente diffusa nelle regioni nord-occidentali
(80,1%), sebbene resti di gran lunga quella preva
lente in tutte le ripartizioni.

Gli imprenditori che nel biennio 1996-97 non
hanno realizzato attivita formative hanno giustifi
cato, inoltre, la scelta aziendale nel seguente mo
do: il 6,3% di essi ritiene che i costi della formazio
ne siano troppo elevati 0 comunque superiori alle
possibilita economiche dell'azienda (la propor
zione sfiora la soglia del 9% nel Mezzogiorno), il
4,8% considera invece l'offerta formativa disponi
bile insufficiente 0 comunque inadeguata rispetto
alle esigenze della propria azienda, la presunta ca
renza qualitativa e quantitativa dell'offerta di for
mazione e rimarcata nelle regioni meridionali
(6,7%) ed in quelle nord-orientali (6,0%), mentre

Tavola 4.20 - Motivazioni della realizzazione delle attivita formative per ripartizione geografica (com
posizioni percentuali) (a)

MOTIVAZIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno Italia

Aggiornare il pcrsonalc sullc tendenze del mercato
Adeguare il personale all'uso di nuovi macchinari
Adeguare il personale allo sviluppo di nuovi prodotti
Adeguare il personale al cambiamento della normativa
Adeguare il personale aile esigenze produttive
Altro

24,5
23,9

8,0
20,1
32,1

5,7

24,6
26,6
8,0

17,5
33,3

4,7

16,7
24,5
4,6

19,0
39,0
5,7

18,4
22,7
8,6

16,6
36,6
8,5

22,4
24,7
7,4

18,7
34,3

5,7

Fonte: Indagine Istituto G. Tagliacarne-Unioncamere, 1998
(a) II totale per colonna puo essere superiore a 100 pcrchc erano possibili piu risposte.
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una percentuale significativamente inferiore alla
media si registra nel Nord-ovest C3,3%).

L'assenza all'interno dell'azienda di figure pro
fessionali in grado di provvedere alla formazione
del personale e un fattore che incide sulla scelta di
non intraprendere iniziative di formazione solo
per il 3,9% degli imprenditori intervistati. Ancora
meno rilevanti risultano i costi indiretti, da ricon
durre al tempo sottratto all'attivita lavorativa
(2,9%), la limitata offerta di programmi .forrnativi
(2,2%) e la distanza dell'azienda dai presidi forma
tivi disponibili localmente 0,2%).

Tra gli interventi che i soggetti istituzionali
(locali, regionali 0 nazionali) dovrebbero realiz
zare per agevolare la realizzazione di corsi di
formazione per gli occupati, oltre un terzo degli
imprenditori (il 37,4%) attribuisce un ruolo cen
trale al cofinanziamento delle iniziative di forma
zione delle imprese; in una prospettiva territo
riale, la domanda di sostegno finanziario appare
pili marcata nelle regioni centrali e nel Mezzo
giorno, con entrambe le ripartizioni oltre la so
glia del 40%.
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11 rafforzamento dei legami tra sistema formati
vo scolastico e universitario e quello delle imprese
costituisce, per circa un quarto degli imprenditori
intervistati (25,2%), un fattore cruciale per facilita
re l'attuazione di interventi di formazione presso
le imprese; tale esigenza e particolarmente avver
tita nell'area settentrionale del paese (27,1% nel
Nord-ovest e 25,6% nel Nord-est) e in misura mi
nore nelle regioni centro-meridionali.

Quasi un imprenditore su cinque 09,9%) indivi
dua nel potenziamento del sistema di formazione
professionale l'elemento chiave per 10 sviluppo
delle attivita formative.

Va sottolineato, infine, che il 17,5% delle picco
le e medie imprese ritiene importante il proprio
coinvolgimento nella definizione dei contenuti
dei corsi di formazione per i propri dipendenti.
Tale indicazione, sebbene residuale nella gerar
chia delle motivazioni, appare tuttavia indicativa di
una potenziale disponibilita delle imprese a parte
cipare alla progettazione degli interventi formati
vi, allo scopo di predisporre corsi maggiormente
rispondenti ai reali fabbisogni.
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L'impatto della formazione professionale
sulla performance produttiva delle impre s e

manifatturiere

L'intensificarsi della con
correnza e la ricerca di nuovi
segmenti di mercato rappre
sentano jattori che javorisco
no gli investimenti informazio
ne da parte delle imprese. In
particolare, la produttiuita do
vrehbe beneficiare della pre
senza di personate pill e me
glio addestrato, pill capace
adattarsi alle nuove tecnologie
e alle modificazioni dei pro
cessi produttivi e dei prodotti.

In questo quadro, le spese
per la jormazione del perso
nale possono essere assimi
late ad un investimento cbe,
contribuendo all 'accumulazio
ne della stock di capitale uma
no utilizzato all'interno dei
processi produttioi, incide po
sitivamente sui risultati azien
dali in termini di output.

Allo scopo di valutare l'im
patto che l'investimento injor
mazione ejJettuato dalle im
prese produce sui livelli pro
duttiui, estata stimata, per Ie
sole imprese industriali con
20 addetti e pill che hanno ej-

jettuato spese per la jorma
zione del personale in almena
un anna nel periodo 1991
1995, una junzione di produ
zione, per il 1995.

La variabile dipendente
del modello stimato e data
dal valore aggiunto di cia
scuna impresa--Ie variabili
indipendenti sono il totale
delle immobilizzazioni mate
riali lorde, il numero totale di
occupati e un indicatore che
riflette i valori cumulati delle
spese per la jormazione
projessionale nel periodo
1991-1995, al netto dei jat
tori di obsolescenza delle
competen.ze projessionali.
Oltre a queste, compaiono
nel modello uariabili di con
trollo relative ai diuersi set
tori di attiuita economica. Il
modello e stato stimato se
paratamente per tre segmen
ti dimensionali delle imprese
(20-99 addetti, 100-499 ad
detti, oltre 499 addetti).

I risultati jorniscono le ela
sticitd del valore aggiunto ri-

spetto alle variabili indipen
denti, cioe indicano la varia
zione percentuale del valore
aggiunto indotta da una va
riazione pari all'I % di cia
scuna delle altre variabili.

Dall'esame dei dati (Tavola
4.21) emerge come l'effetto
della jormazione sia positivo
e sempre significatiuo, oltre
ad essere crescente al cresce
re della dimensione delle im
prese, soprattutto nel passag
gio dalprimo segmento dimen
sionale (imprese con addetti
compresi tra 20 e 99) al se
condo (quelle con 100-499
addetti). Lo stock di capitale
jisso delle imprese (immobiliz
zazioni) mostra un 'elasticita
sostanzialmente costante nel
le diverse dimensioni azienda
li, uiceuersa, u numero di ad
detti sembra avere un ejJetto
dijjerenziale positiuo, esiben
do sul valore aggiunto un
coejJiciente stimato pari a
0, 77 per le piccole imprese,
contro 0,69 per le medie e
0, 72 per le grandi.

Tavola 4.21 - Stima delle determinanti del valore aggiunto delle imprese
manifatturiere - Anno 1995 (a)

CLASS] DI ADDETTI Capitale Lavoro Formazione

20-99 0,262 0,77 0,029

100-499 0,265 0,69 0,042

>499 0,261 0,72 0,043

Fonte: Istat, Sistema dei conti delle imprese
(a) Variabilc dipcndente: logaritmo del valore aggiunto. Le stime sana significative al livello

del 5%.
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La valorizzazione del capitale umano
nella pubblica amministrazione

Negli ultimi anni si e manifestata una crescente at
tenzione da parte delle amministrazioni pubbliche
verso il miglioramento nella gestione delle risorse
professionali. In particolare, i processi formativi
per la qualificazione e la valorizzazione del persona
le sono considerati un passo obbligato per l'incre
mento dell'efficienza dei servizi e per l'effettiva at
tuazione della riforma della pubblica amministra
zione. In effetti, le amministrazioni centrali e locali,
chiamate a confrontarsi con un quadro istituzionale
in transizione ed a gestire una fase di radicale ristrut
turazione organizzativa all'insegna della razionalizza
zione delle attivita, del decentramento e dello svi
luppo delle autonomie funzionali manifestano una
maggiore consapevolezza circa l'importanza del
ruolo del fattore umana e della sua formazione.

n monitoraggio delle risorse professionali

Nonostante i dati sulla formazione del persona
Ie della pubblica amministrazione siano ancora
frammentari e discontinui, non alimentati da flussi
informativi sistematici, e possibile fornire una illu
strazione del livello di qualificazione delle risorse
umane nel pubblico impiego.

Esse sono costituite da oltre tre milioni di unita,
assunte a tempo indeterminato e distribuite tra il
settore statale e il settore pubblico non statale. II
primo, composto da ministeri, aziende autono
me, scuola, forze di Polizia, forze armate, magi
stratura, carriera diplomatica e prefettizia, assor
be il 52,8% del personale, mentre il restante 47,2%
e impiegato negli enti pubblici non economici,
nelle universita, nelle regioni e negli enti locali, nel
Servizio sanitario nazionale e negli enti di ricerca.

La qualificazione delle risorse umane

La distribuzione del personale per titolo di stu
dio segnala una potenzialita professionale del
pubblico impiego rilevante e superiore a quella
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dei dipendenti del settore privato. Complessiva
mente, pili di un dipendente pubblico su quattro
dispone di un titolo di istruzione terziario: il
22,7% ha un diploma di laurea e il 2,4% un titolo
post-universitario (Tavola 4.22). IIlivello di qualifi
cazione risulta, pero, fortemente eterogeneo tra i
diversi comparti, con il settore statale mediamen
te pili qualificato rispetto al comparto degli enti
locali.

Significative differenze risultano anche rispetto
al genere; in proporzione, Ie donne in servizio nel
la pubblica amministrazione hanno un grado di
istruzione mediamente superiore a quello degli uo
mini (il 27,3%, contro il22,9% possiede un livello di
istruzione terziario), rna con rilevanti differenze
tra i vari comparti. Infatti, la quota di dipendenti
laureati e specializzati e decisamente superiore per
le donne nel settore statale (38,3% contro il 21,3%),
mentre il rapporto si inverte nel restante settore
pubblico (13,8% per le donne rispetto al 24,6% de
gli uomini) con squilibri particolarmente accentua
ti nel Servizio sanitario nazionale e nell'universita.

Per descrivere l'ambiente professionale in cui
si devono realizzare i processi di decentramento
e di riorganizzazione funzionale in corso nella
pubblica amministrazione, sono stati confrontati i
potenziali formativi e professionali delle ammini
strazioni centrali (ministeri, aziende autonome ed
enti pubblici non econornici) con quelli delle am
ministrazioni territoriali (regioni ed autonomie 10
cali), In generale, l'analisi mostra un livello di quali
ficazione delle risorse inversamente proporzio
nale al livello di decentramento amministrativo
degli enti, con un presenza di laureati maggiore
nelle amministrazioni centrali (Tavola 4.23).

L'analisi disaggregata dei dati consente di rile
yare anche un significativo squilibrio tra dotazio
ne di risorse qualificate e loro impiego nella pub
blica amministrazione, mostrando una diffusa
sottoutilizzazione delle potenzialita professiona
li disponibili. Negli enti territoriali il 6,8% del
personale con un livello impiegatizio dispone
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della laurea ed occupa, quindi, una qualifica per la
quale non sarebbe richiesto il titolo di studio
posseduto. La sottoutilizzazione risulta minore
nelle strutture territoriali pili decentrate (4,0%
per Ie regioni, 2,5% per Ie province e 2,2% per i
comuni), fatta eccezione per Ie Camere di com
mercio (14,3%).

II grado di sottoutilizzazione delle risorse uma
ne risulta pili accentuato nelle amministrazioni
centrali: nei Ministeri la quota di laureati e specia
lizzati con livello impiegatizio sale al 7,9%; negli
enti pubblici non economici addirittura il 20,6%
del personale con qualifica impiegatizia ed il
10,2% degli esecutivi dispongono di un titolo di
istruzione universitaria.

Tutto cia testimonia come gli sbocchi lavorativi
nel settore terziario - e nell'amministrazione pub
blica in particolare - tendano a ridursi per i diplo
mati, costretti a subire la concorrenza di laureati.

La gestione del capitale umano

La pubblica amministrazione ha registrato nel
corso del 1997 una contrazione del personale di
ruolo di circa 72.000 unita, pari al 2,3% rispetto
all' anna precedente. I comparti maggiormente
interessati dalla riduzione del personale sana stati
gli enti pubblici non economici (-5,2%) e la scuola
(-3,7%).

La contrazione del personale nel pubblico
impiego ha interessato in misura maggiore gli
uomini rispetto aile donne (-2,9% contro -1,6%)
e, in alcuni comparti, a fronte della diminuzione
del personale maschile, si e registrato un incre
mento del personale femminile: si tratta, in par
ticolare, di settori professionali quali la magistra
tura (+4,8%), il comparto dei segretari comunali
e provinciali (+6,3%) e la carriera diplomatica
(+8,1 %).

Tavola 4.22 - Titolo di studio del personale in servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicem-
bre 1997 per comparto (composizioni percentuali)

Scuola Diploma Laurea Post laurca Totale
COMPARTI dell'obbligo

Ministeri 32,5 54,6 12,6 0,3 100,0
Aziende autonome (a) 65,6 30,7 2,2 1,6 100,0
Scuola 8,2 45,8 45,2 0,7 100,0
Corpi di Polizia 59,2 38,4 2,3 0,1 100,0
Forze armate 52,7 41,3 5,8 0,2 100,0
Magistratura (b) 100,0 100,0
Carriera diplomatica 100,0 100,0
Carriera prefettizia 0,1 92,2 7,7 100,0
Totale settore statale 25,2 44,8 29,5 0,5 100,0

Enti pubblici non economici ( c) 24,7 49,0 25,9 0,4 100,0
Universita 18,8 22,3 50,4 8,5 100,0
Regioni e enti locali (d) 46,0 44,4 9,5 0,1 100,0
Segretari comunali e provinciali 0,1 3,6 93,8 2,5 100,0
Servizio sanitario nazionale 40,9 38,8 11,3 9,0 100,0
Istituti ed enti di ricerca (e) 21,6 37,2 40,0 1,2 100,0
Totale settore non statale 40,5 40,3 14,6 4,6 100,0

Totale generale 32,2 42,8 22,7 2,4 100,0

Fonte. Istat, Elaborazione Sll dati Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ragioneria generale dello
Stato, Conto annuale 1997
(a) Comprende: Monopoli di Stato, Aima, Cassa depositi e prestiti, Vigili del fuoco.
(b) Comprende: Avvocatura di Stato, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Magistratura ordinaria, Magistratura militare.
(c) Comprende: Inps, Inpdap, Inail, Aci, altri enti.
(d) Comprende: Regioni a statuto ordinario, Province, Comuni, Camere di commercio, Comunita montane, Iacp, Aziende ed enti

per il soggiorno ed il turismo, Enti regionali di SVilllPPO agricolo, Parchi naturali, Enti per il diritto allo studio.
(e) Comprende: CNR, Infn, Ispcsl, Iss, Istat, Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, Stazioni sperimentali per l'industria, altri enti.
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4, LE RISORSE UMANE TRA VALORIZZAZIONE E SOTTOUTILIZZAZIONE

Tavola 4.23 - Personale in servizio neUe amministrazioni centrali e locali pubbliche al 31 dicembre
1997 per qualifica professionale, titolo di studio e comparto (composizioni percentuali)

QUALIFlCHE PROFESSIONALI
Scuola

deU'obbligo
Diploma Laurea Corsi

post laurea
Totale

Dirigenti
Funzionari
Impiegati
Esecutivi
Totale personale a tempo indeterminato
Rcstante pcrsonale

Totale generale

Dirigenti
Funzionari
Impiegati
Esecutivi
Totale personalc a tempo indetcrminato
Restante personale

Totale generale

Dirigenti
Funzionari
Impiegati
Esecutivi
Totale personale a tempo indeterminato
Restante personalc

Totale generale

Dirigenti
Funzionari
Impiegati
Esecutivi
Totale personale a tempo indeterminato
Restante pcrsonalc

Totale generale

2,8
14,3
51,1
32,2
86,2

32,5

3,2
75,3
72,2
67,9
36,9

65,6

12,2
35,5
52,1
23,3
58,6

24,7

0,4
4,7

16,4
69,0
45,9
67,1

46,0

MINISTERI (a)

13,2 84,3 2,5 100,0
64,9 31,5 0,8 100,0
77,8 7,8 0,1 100,0
46,8 2,1 100,0
54,9 12,7 0,3 100,0
13,8 100,0

54,6 12,6 0,3 100,0

AZIENDE AUTO NOME (a)

0,4 40,1 59,5 100,0
65,6 12,0 19,2 100,0
23,6 1,1 100,0
26,5 1,2 100,0
28,2 2,2 1,7 100,0
61,1 1,9 0,0 100,0

30,7 2,2 1,6 100,0

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (a)

6,7 88,5 4,8 100,0
57,5 29,7 0,5 100,0
44,0 20,6 100,0
37,7 10,2 100,0
50,3 25,9 0,4 100,0
17,1 24,2 100,0

49,0 25,9 0,4 100,0

REGIONI E ENTI LOCALI (h)

17,5 80,6 1,5 100,0
56,3 38,7 0,3 100,0
76,8 6,8 100,0
29,7 1,3 100,0
44,4 9,5 0,1 100,0
23,2 7,7 1,9 100,0

44,4 9,5 0,1 100,0

Fonte: Istat, Elaborazione su dati Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ragioneria generale dello
Stato, Conto annuale 1997
(a) Le qualifiche e i livelli del comparto comprendono:

Dirigenti = Non contrattualizzati (dir, gen. liv. A, B, C) e dirigenti (dirigente superiore e primo dirigcnte),
Funzionari ~ Ispettore generale r.e., direttore divisione r.e., IX, VIII e VII livello e qualifiche professionali (X livello e diff.) per

gli enti pubblici non economici;
Impiegati = VI livello;
Esecutivi ~ dal II al V livello;
Restante personale = personale non di ruolo, temporaneo, contrattista ed equiparato e a part-time.

(b) Le qualifiche e i livelli del comparto comprendono:
Dirigenti = Qualifica dirigenziale, I e II livello dirigenziale;
Funzionari ~ VIII livello, VII livello e VII livello differenziato;
Impiegati ~ VI livello e VI livello differenziato;
Esecutivi ~ dal I al V livello e differenziati;
Restante personale ~ personale contrattista ed equiparato.
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'"", '

Nei comparti precedentemente indicati, peral
tro, la quota di personale in servizio da pili di 30
anni presenta forti divergenze di genere: in magi
stratura essa c pari al 24,60/0 per gli uomini e
all'l,40/0 per Ie donne; nella carriera diplomatica e
del 19,20/0 contro il 2,50/0 e nella carriera prefettizia
del 22,70/0 contro il 2,10/0.

Dai dati del 1997 si deduce che, complessiva
mente, solo il 58,20/0 delle uscite dei dipendenti
pubblici per "cessazione" e stato sostituito con
nuove assunzioni.

L'investimento formativo e i processi di
riorganizzazione

L'impegno per una urgente e profonda moder
nizzazione della pubblica amministrazione solle
citerebbe l'esigenza di interventi rilevanti per la
valorizzazione e la qualificazione delle risorse di
sponibili. Al contrario, i dati documentano un'in
cidenza della spesa diretta per interventi formati
vi del personale nel pubblico impiego pari in me
dia, nel 1997, solamente allo 0,20/0 del costa del la
voro, una quota ancora decisamente inferiore ri
spetto alla soglia dell'I% indicata dal Dipartimento
della Funzione pubblica quale standard auspicabi
le per l'investimento formativo.

Peraltro, sussiste una forte eterogeneita nella
incidenza delle spese per la formazione, che risul
ta relativamente maggiore negli enti pubblici non
economici (0,50/0 del costa del lavoro), nelle regio-

ni e negli enti locali (0,30/0) e minore nei ministeri e
nella scuola, e soprattutto nell'universita, nelle
aziende autonome e nella magistratura.

In questo quadro di generale carenza, si rilevano
aJcune iniziative, particolarmente innovative suI
piano organizzativo e gestionale: i cosiddetti pro
grammi "trasversali" che, con il coinvolgimento di
pili enti, tendono a sviluppare forme di partena
riato tra istituzioni diverse per la realizzazione di
specifici obiettivi. In tale direzione e orientato il
piano straordinario di formazione, promosso dal
Governo e dalle parti sociali, che mira a garantire
la trasferibilita delle esperienze e a coniugare Ie
esigenze di autonomia e di coordinamento tra gli
enti.

Tra i principali progetti strategrci sono com
presi i programmi: RIPAM (Riqualificazione delle
pubbliche amrninistrazioni), che ha per obietti
vo il miglioramento della qualita del personale
degli enti locali attraverso procedure di corso
concorso; RAP (rete di assistenza professionale),
CIPA (coesione innovazione pubbliche ammini
strazioni) e PASS (pubbliche amministrazioni
per 10 sviluppo del Sud), volto a migliorare la ca
pacita di utilizzo dei fondi strutturali. Questi pro
grammi, che si affiancano alia attivita formativa
ordinaria di carattere prevalentemente tecnico
specialistico svolta da ogni singola amministra
zione, sono finalizzati a sostenere processi di
riorganizzazione e a promuovere il ruolo attivo
delle amministrazioni pubbliche per 10 sviluppo
economico e produttivo.
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5. Famiglia, generazioni e tessuto relazionale

• In Italia nel corso degli ultimi dieci anni le famiglie con piu generazioni al loro interno (genitori,
fig li, figli dei figlO hanno continuato a registrare una progressiva riduzione. Al contempo sono
aumentate lefamiglie con una sola generazione (daI38,4% aI42,4%), composte prevalentemen
te da persone sole e da coppie senza figli che rappresentano, rispettivamente, il 21,3% e il
19,6% del totale.

• Nuove forme di vita familiare tendono ad affermarsi: i single e i genitori soli non vedovi, le coppie
non coniugate e le famiglie ricostituite rappresentano ben 3 milioni 600 mila famiglie, raccogliendo
complessivamente 5 milioni 947 mila persone, pari al 10,4% della popolazione italiana.

• I bambini trovano molto piu. raramente che nel passato occasioni di confronto con coetanei
all'interno dellafamiglia. 1152,5% dei bambini da 0 a 13 anni ha un solo fratello, i126, 7% efiglio
unico, iI16,2% ha duefratelli e solo iI4,4% ha trefratelli 0 piu, Tu tta via, i genitori e soprattutto
quelli che hanno figli unici, tendono a fornire loro maggiori opportunitd di relazioni all'esterno del
le mura domestiche. I figli unici vedono di rneno i cugini, ma frequentano piu spesso coetanei
(74,8%), vengono iscritti in misura superiore all'asilo nido 0 alia scuola materna, frequentano di
piu corsi extra-scolastici (59,2%).

• La coppia appare ancora asimmetrica nella divisione dellavorofamiliare e nella cura dei figli, ma
emergono segnali di nouita nell'impegno paterno. Per i bambinipiu piccoli (0-2 anni), circa un quar
to dei padri che vivo no con una donna che lavora da ai figli da mangiare tutti i giorni, li veste e
cambia loro il pannolino, i130% li mette a letto, I'll % fa loro il bagno. II rapporto tra padri e figli
e comunque piu vulnerabile afronte della rottura dell'unione coniugale: un quarto dei padri sepa
rati vede i figli al massimo qualche volta l'anno.

• In passato la coabitazione con i genitori al momenta delle nozze rappresentava una soluzione per
molte coppie (quasi il 40% delle coorti che hanno contratto matrimonio prima del 1955), mentre
per le coorti matrimoniali di piu recente costituzione (sposatesi dopo il 1985) solo il 10,9% risul
ta aver fatto questo tipo di scelta. Nel tempo si osserua, pero, un aumento delle giovani coppie
che preferiscono una residenza situata entro 1 chilometro dall'abitazione dei genitori di almeno
uno dei partner. Ben iI51,3% dei coniugi che si sono sposati nell'ultimo decennio ha seelto questa
modalitd di residenza.

• La percentuale di giovani tra 18 e 34 anni celibi e nubili che vivono con i genitori epassata dal
51,8% del 1990 aI58,8% del 1998, riguardando in complesso circa 8 milioni 229 mila individui. I
giovani di 20-24 anni che vivono infamiglia sono pari all'88,3%, quelli da 25 a 29 anni iI59,3% e
quelli di 30-34 anni iI21,8%

• Nell'Italia centro-settentrionale la condizione prevalente del giovane che vive in famiglia equella di
occupato (57,2% nel Nord-ovest, 59,6% nel Nord-est e 41,3% nel Centro), mentre nel Sud e nelle
Isole prevalgono le condizioni di studente e disoccupato (il32, 1% e iI34,2%). II motivo piu ricor
rente della permanenza in famiglia indicato dai giovani e: "sto bene cosi, mantengo la mia liberta ",
con valori che vanno daI35,9% del Sud a un massimo del 57% dei giovani del Nord-ovest.

• I legami tra genitori e figli risultano molto stretti anche dopo l'uscita dalla famiglia di origine e i
contatti si fanno piu frequenti quando i problemi di salute dei genitori anziani diventano pressan
ti. Persino l'istituzionalizzazione dei genitori - soluzione a cui del resto si ricorre in misura estre
mamente limitata - non si traduce in una maggior rischio di solitudine. In questo caso ben i165%
dei figli va a trovare la madre almeno una volta a settimana e il 44,2% incontra il padre con la
stessa frequenza.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998 259



LA SITUAZIONE DEL PAESE

Introduzione

In questo ultimo scorcio di secolo i modi di
costituire e di vivere la famiglia sono profonda
mente cambiati. Le fasi del ciclo di vita familiare
nella loro scansione temporale sono state ridise
gnate, ne sono mutate le caratteristiche. A fianco
alla semplificazione delle strutture familiari con la
minore compresenza di differenti generazioni al
loro interno, l'aumento della speranza di vita ha
reso possibile la sovrapposizione nella rete
parentale di generazioni sempre pili distanti tra di
loro con una modificazione dei ruoli rivestititi da
ciascuno dei suoi componenti. Le generazioni pili
anziane, ad esempio, che hanno avuto figli in eta
relativamente giovane, si trovano a rivestire il ruo
10 di genitori anche oltre l'uscita dei figli dalla fami
glia, per durate impensabili fino a qualche decen
nio fa.

Le trasformazioni della famiglia si intrecciano
dunque con altrettanto importanti modificazioni
del tessuto relazionale e, in un contesto come
quello italiano che attribuisce alla famiglia il ruolo
di principale ammortizzatore sociale, il sostegno
tra le generazioni continua a rappresentare una
risorsa fondamentale per gli individui in tutto il
corso della vita. Lo testimoniano la prolungata
permanenza dei figli in famiglia, il ritorno dei figli
separati nella famiglia di origine e dei genitori
anziani non autosufficienti nella famiglia dei figli,
l'intirnita a distanza che comunque si mantiene tra
genitori anziani e figli.

I rapporti tra figli e genitori sono diventati
sempre meno gerarchici e, quindi, la permanen
za dei figli in famiglia non e quasi mai percepita
da questi come un peso 0 una limitazione della
liberta. In effetti, l'affrancamento dall'autorita
dei genitori e la conquista di autonomia non pre
suppongono l'uscita da casa come avveniva in
passato, rna si realizzano, con poche tensioni,
anche rimanendo in famiglia. Le difficolta di
inserimento nel mondo del lavoro non giustifi
cano completamente la consistenza e la trasver
salita del fenomeno in tutte le aree del paese. In
un contesto con pochi conflitti, i giovani non
trovano motivi sufficienti per spingersi fuori
dalla famiglia e tantomeno per trasferirsi lontano
alla ricerca di un lavoro. La qualita della vita rag
giunta nella casa dei genitori, sia a livelli elevati
come nel Nord, sia a livelli pili bassi come nel
Mezzogiorno, deve essere garantita al di fuori
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almeno nella stessa misura per giustificare
l'assunzione delle responsabilita della vita indi
pendente. Del resto, se il giovane dilata la durata
della sua giovinezza, ritardando l'uscita dalla
famiglia, gli stessi genitori, che in parte temono
la perdita affettiva derivante dall'allontanamento
dei figli, si trovano COS! a ritardare il proprio
ingresso nella fase anziana della vita.

Anche quando i figli costituiscono una loro
famiglia mantengono un rapporto stretto con i
genitori, spesso rafforzato dalla prossimita della
residenza. La famiglia di origine e infatti un punto
di riferimento durante tutto il corso della vita e i
contatti tra genitori anziani e figli divengono
anche pili importanti quando le necessita di assi
stenza degli anziani diventano pressanti e persi
no nelle rare occasioni in cui si ricorre al loro
ricovero.

II modello di welfare italiano si e basato per
decenni sulla disponibilita della famiglia a mante
nere al proprio interno i soggetti vulnerabili e, in
particolare, sulla disponibilita delle donne a farsi
carico del lavoro di cura. Cia e stato possibile
grazie ai bassi tassi di occupazione femminile e
alla forte asimmetria di genere dei ruoli in fami
glia. Negli ultimi anni la crescente partecipazione
delle donne al mercato del lavoro non si e
accompagnata a un riequilibrio dei ruoli familiari.
II sistema di sostegno familiare rischia quindi di
entrare in crisi anche se i padri pili giovani,
soprattutto quando hanno un elevato livello di
istruzione, tendono ad essere maggiormente
coinvolti nel lavoro di cura.

In questo quadro sono favorite le scelte difensi
ve dei giovani: rinvio dell'uscita dalla famiglia; rin
via del matrimonio; rinvio della nascita del primo
figlio. Molti di questi rinvii finiscono per tradursi
in rinunce, poiche se Ie eta sociali si sono dilatate,
quelle biologiche sono rimaste sostanzialmente
immutate. Cia finisce per determinare condizioni
di vita per i bambini di oggi molto diverse rispet
to al passato: sempre pili spesso figli unici a cui i
genitori cercano di offrire opportunita di socializ
zazione all'esterno della famiglia.

La figura materna continua ad essere la princi
pale protagonista nella vita dei bambini, garanten
do continuita anche in presenza di eventi critici
come 10 scioglimento del matrimonio dei genito
rio Nonostante i segnali di ridefinizione dell'iden
tita paterna, il rapporto dei padri con i figli si rive
la pili fragile al momento della separazione.
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5.1 Le trasformazioni familiari

5.1.1 Feconditii, nuzialitii e instabilitii
coniugale

La fecondita italiana e ad un livello tra i pili bassi
registrati nel mondo (1,19 figli per donna, secondo
la stima pili recente per il 1998) e i tratti salienti
dell'evoluzione del fenomeno sono ormai ben
noti. Gli indicatori dell'intensita calcolati nei vari
anni di calendario mostrano una continua diminu
zione a partire dalla seconda meta degli anni '60 e
tale riduzione si e fatta ancora pili rapida nel corso
degli anni '80 e '90. Eemersa inoltre una tendenza
al posticipo dell'esperienza riproduttiva: la nascita
del primo figlio, che a meta degli anni '60 si verifi
cava mediamente prima dei venticinque anni, ora
avviene dopo i 28 anni. Un posticipo COS! impor
tante ha, evidentemente, delle conseguenze anche
sulla dimensione complessiva della prole. La pro
babilita di avere un figlio di ordine superiore al
secondo e infatti in costante e rapida diminuzione
e il modello destinato a prevalere sembra essere
quello di 1 0 al massimo 2 figli per coppia. 1dati sul
la fecondita per ripartizione geografica consento
no di individuare corrispondenti differenze nei
modelli riproduttivi. II modello dell'Italia setten
trionale e centrale e caratterizzato da pili bassi
livelli di fecondita (con valori tra 1,03 e 1,06 figli per
donna), da una eta media alla nascita del primo
figlio pili elevata (in media 29,0 anni) e da un pro
getto familiare prevalentemente orientato verso il
figlio unico 0 al massimo verso il secondo figlio,
con basse proporzioni di nascite di ordine supe
riore al secondo (circa il 9%), Al contrario, il
modello riproduttivo prevalente al Sud e nelle Iso
le, ad eccezione della Sardegna che per molti
aspetti e pili vicina al comportamento descritto
per il Centro-nord, e caratterizzato da livelli di
fecondita pili elevati (in media 1,4 figli per donna),
da una maternita pili anticipata (in media 25,7 anni
alla nascita del primo figlio) e da un progetto fami
liare che vede prevalere la famiglia con due figli e
proporzioni doppie rispetto al Centro-nord di
nascite di ordine superiore al secondo (quasi il
18%).

Gli andamenti osservati nelle generazioni con
sentono di cogliere Ie caratteristiche di fondo del
fenomeno, al netto delle alterne vicende di
aumento e diminuzione che si riscontrano nei vari
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anni di calendario, attribuibili non solo al mutare
dell'intensita della fecondita, rna anche alla ten
denza, rilevabile nelle successive generazioni di
donne, ad anticipare 0 posticipare l'esperienza
riproduttiva.

Da una lettura per generazione emerge la pro
gressiva contrazione del livello di Iecondita via
via realizzata dalle coorti di donne, contrazione
che assume una accelerazione a partire dalle
generazioni del secondo dopoguerra. Le pili
recenti indicazioni sulla discendenza finale delle
coorti di donne dei primi anni '60 forniscono
una stima di circa 1,5 figli per donna, valore che,
pur essendo ben al di sotto del livello di sostitu
zione, e comunque pili alto di quello stimato per
gli anni di calendario pili recenti che risentono
dell'effetto del simultaneo posticipo dell'eta alla
maternita. Parallelamente alla diminuzione della
fecondita, infatti, l'eta media delle donne al par
to e aumentata costantemente per le generazio
ni del secondo dopoguerra. L'eta media alla
nascita del primo figlio stimata per le generazio
ni dei primi anni '60 era pari a 26,5 anni, contro
il 24,8 dei primi anni '50.

1 tassi di fecondita complessiva per le genera
zioni dei primi anni '60 sono inferiori aI,S figli
per donna nell'Italia settentrionale e centrale,
mentre sono appena al di sotto della soglia di
sostituzione nell'Italia meridionale (1,93 figli per
donna).

Le tendenze delineate per il complesso del
paese sono il risultato delle profonde trasforma
zioni sociali e culturali che hanno interessato
l'Italia. 1 mutamenti nella dinamica della fecondita
e della nuzialita si intrecciano, infatti, con i pro
cessi di secolarizzazione e di trasformazione cul
turale, con l'evoluzione dei rapporti di genere e
con l'affermarsi di nuovi modelli di relazione di
coppia.

II contesto socia culturale e quello territoriale
condizionano i processi di formazione delle fami
glie e le scelte riproduttive producendo rilevanti
differenze di comportamento nelle diverse aree
del paese. E rilevabile, infatti, una gradualita nelle
modificazioni dei comportamenti riproduttivi e
familiari che si manifesta storicamente lungo la
direttrice Nord-Sud. Nelle grandi aree metropoli
tane tali trasformazioni sono state ancora pili
accentuate, attribuendo alle grandi citta il ruolo di
punte avanzate della diffusione dei nuovi compor
tamenti. (Tavola 5.l).
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Ad esempio Catania, con un tasso di fecondita
totale di 0,91, e pili vicina ai valori del Centro Italia
piuttosto che a quelli dell'Italia insulare 0,39) e
Cagliari, con un'eta media alla nascita del primo
figlio pari a 28,1 anni, si situa a ridosso dei valori di
Roma, Venezia e Torino.

A partire dalla meta degli anni settanta anche il
matrimonio diviene un evento sempre pili raro e
tardivo, mentre cominciano a svilupparsi model
li familiari meno tradizionali. In un paese come
l'Italia, nel quale la fecondita si esprime ancora, in
modo quasi esclusivo, all'interno del matrimo
nio, la diminuzione della nuzialita e l'avanzamen
to dell'eta al matrimonio non potevano che tra
dursi in un ulteriore calo della fecondita. Il tasso
di primo nuzialita che, anche come effetto
dell'anticipazione dell'eta al matrimonio, aveva

raggiunto nel corso degli anni sessanta livelli mol
to elevati e addirittura superiori a 1.000, diminui
see a partire dal1974, pervenendo ad un valore di
600,2 nel 1996.

Riguardo all'eta al matrimonio, nel lungo lasso
di tempo considerato si puo distinguere una pri
ma fase tra il 1960 e il 1975 in cui scende per i
maschi da 28,6 a 27,2 e per le femmine da 24,8 a 24
e il periodo che va dal 1981 al 1991 in cui l'eta
media alle nozze si sposta per le donne da 24,1 a
25,9 e per gli uomini da 27,3 a 28,7. L'ultimo dato
disponibile segnala per gli uomini un'eta media al
matrimonio pari a 29,9 e per le donne a 27,1
(Tavola 5.2).

In questo contesto sono anche aumentati i
matrimoni civili, passati dal 16,8% del 1990 al
20,3% del 1996, e i secondi matrimonio

Tavola 5.1 - Indicatori sintetici della fecondita, per ripartizione geografica e comune di residenza
della madre. Valori medi nel triennio 1993-1995 (a)

LUOGO Dr Tasso di Eta media Eta media Pereentuale Nascite Nati naturali Percentualc di
RESIDENZA fecondita alla naseita alla nascita di naseite naturali riconosciuti nati naturali
DELLA MADRE totale dci figli del primo di ordine per 1.000 da entramhi da madri di eta

figlio superiore al nati i genitori per di 25 anni e pili
secondo 1.000 nati

Nord-ovest 1,06 30,1 28,0 8,9 84 74 76,0
Torino 0,98 29,3 28,2 7,5 129 114 78,0
Genova 0,92 29,7 29,1 6,5 102 89 79,0
Milano 1,00 30,5 30,2 9,8 151 132 82,0
Altri comuni 1,07 30,0 27,8 9,1 74 65 74,0

Nord-est 1,03 28,9 27,8 9,6 100 84 71,0
Venezia 1,02 29,7 28,8 9,4 92 79 79,0
Verona 1,06 29,7 29,7 9,4 92 81 79,0
Bologna 0,88 29,6 29,4 6,9 147 133 79,0
Altri comuni 1,03 28,9 27,7 9,7 99 83 70,0

Centro 1,06 28,9 27,7 9,0 77 67 79,0
Firenze 0,94 29,7 29,5 6,9 107 94 82,0
Roma 1,03 29,9 28,8 9,0 109 96 84,0
Altri comuni 1,07 28,6 27,3 9,1 64 57 77,0

Sud 1,44 27,8 25,8 17,5 44 36 52,0
Napoli 1,30 27,9 25,7 19,5 63 48 63,0
Bari 1,16 28,1 26,2 11,3 77 67 39,0
Altri comuni 1,46 27,7 25,9 17,5 42 35 52,0

Isole 1,39 27,6 25,6 17,7 76 67 41,0
Palermo 1,43 27,6 25,6 20,5 107 94 37,0
Catania (b) 0,91 27,0 24,9 20,7 175 158 30,0
Cagliari 0,89 28,6 28,1 13,8 99 80 53,0
Altri comuni 1,39 27,7 25,6 17,2 66 58 43,0

Italia 1,22 28,4 27,0 12,9 74 64 66,0

Fonte: Istat, Rilevazioni sulle nascite
(a) I dati sulle nascite necessari per il calcolo degli indicatori sono stati ottenuti riproporzionando i nati vivi di Fonte anagrafica

secondo il profilo per eta c filiazionc delle nascite viventi da madri residenti e presenti di Fonte stato civile.
(b) PCI' il calcolo degli indicatori, la struttura per eta della popolazione residente nel comune di Catania c stata stimata.
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Tavola 5.2 - Indicatori di nuzlaltta e divorzialita - Anni 1990 e 1997

INDICATORI

Tasso di nuzialita (per 1.000 abitanti)
Tasso totale di primo-nuzialita femminile

Eta media al primo matrimonio
maschi
femmine

Matrimoni civili (per 100 matrimoni)

Secondi matrimoni (per 100 matrimoni)
maschi
femmine

Tasso di separazione per 1.000 abitanti
Tasso totale di separazione (per 1.000 matrimoni)

Tasso di divorzio per 1.000 abitanti
Tasso totale di divorzialita (per 1.000 rnatrimoni)

ANNI

1990 1997

5,5 4,8 (a)
680,0 600,2 (b)

28,4 29,9 (b)
25,6 27,1 (b)

16,8 20,3 (b)

5,0 6,0 (b)
3,3 4,4 (b)

0,8 1,0
129,1 185,9

0,5 0,6
78,0 99,9

Fonte: Istat, Rilevazione sui matrimoni, Rilevazione sui procedimenti di separazione dei coniugi - Anni 1990 e1997
(a) Ultimo anno disponibile 1998 (stima),
(b) Ultimo anno disponibile 1996.

Anche per la nuzialita emergono differenze
territoriali che, almeno per l'intensita, tendono
lentamente a ridursi. II Mezzogiorno mantiene
quozienti di nuzialita sempre pili elevati rispetto a
quelli del resto del paese, ma se dieci anni fa il quo
ziente di nuzialita era pari al 6,2 per mille contro
valori di circa il 4,8 per mille del Nord e del Cen
tro, oggi si celebrano a Sud 5,3 matrimoni ogni
mille abitanti mentre le altre ripartizioni hanno
pressappoco mantenuto i rispettivi livelli. Diffe
renze territoriali si registrano pure per l'eta alle
nozze degli sposi. Dieci anni fa I'eta media
all'evento per le donne del Mezzogiorno era pari
a 23,7 anni contro i 24,7 di quelle del Nord, mentre
per gli uomini si attestava sui 28,7 anni contro 29,7.
Oggi il divario tra Mezzogiorno e Nord e superio
re a un anna per Ie donne (rispettivamente 24,9
contro 26,2), mentre si e lievemente ridotto per
gli uomini (28,2 contro 29).

Diminuisce la nuzialita negli anni e aumenta
l'instabilita matrimoniale attraverso la crescita del
numero di separazioni e divorzi. Nel1997 le separa
zioni hanno raggiunto la quota di 60.281 e i divorzi
sono arrivati a 33.342. L'instabilita coniugale e mag
giore al Nord. La maggioranza delle separazioni
(66%) COS! come dei divorzi (55,4%) coinvolge alme
no un figlio. Solo nel1997 il numero di figli coinvol
ti in separazioni 0 divorzi e stato pari a 94.320, di cui
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58.186 minori. I separati e i divorziati sono ormai
1.900.000. Seppure l'Italia presenti una instabilita
matrimoniale pili bassa di gran parte dei Paesi euro
pei, la tendenza all'aumento non sembra arrestarsi.

. 5.1.2 Formefamiliari per generazioni

La dinamica della nuzialita e della fecondita,
l'aumento della speranza di vita e dell'instabilita
matrimoniale sono i fattori che pili incidono sulle
trasformazioni della struttura della popolazione in
famiglie. Le strutture familiari possono essere ana
lizzate da differenti punti di vista: in base al nume
ro dei componenti, secondo la tipologia classica
che distingue le coppie con 0 senza i figli dai
monogenitori, i single dalle altre famiglie senza
nucleo, oppure secondo la presenza di differenti
generazioni all'interno della famiglia. Nelle defini-
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Fecondita, nuzialita e famiglie a livello provinciale
I principali indicatori a livello

prouinciale della dinarnica demogra
[ica, noncbe della struttura della
popolazione e delle famiglie, sono
stati analizzati congiuniarnente,
secondo tecniche di analisi statistica
multiuariata, per indiuiduare ornoge
neitd ed eterogeneitd delle diverse
province. L'analisi ha consentito di
indiuiduare sette gruppi di province
cbe, rispetto ai .fenorneni considerati,
presentano.forti similaritd.

II prime gruppo comprende, con
qualche eccezione, la parte pill
nord-occidentale dell'Italia e, in
particolare, la Valle d'Aosta e gran
parte del Piernonte e della Liguria,
comprese Torino e Genova che si
differenziano dalle altre province
delle aree metropolitane del Cen
tro-nord. In questarea, che con it
33,2% degli occupati nel settore
secondario mostra una caratteriz
zazione econornica di tipo indu
striale, vive poco pill del 9% della
popolazione italiana, in buona par
te residente nei capoluogbi di pro
vincia (circa il 40%). E questa una
zona con un alto indice di vecchiaia
077,4% contro una rnedia nazio
nale di 108,4%) e una forte presen
za di anziani (20% della popola
zione contro una rnedia del 16,5%)
Dal punto di vista delle strutture
familiari, l'area e caratteriezata da
una maggiore preseriza di farniglie
unipersonali (26,8% centro it
20,8% dell'Italia), relativa sia ad
anziani ultrasessantacinquenni sia
a giovani ira i 20 e i 34 anni
(rispettiuamente it 30,4% e it 5,8%
delle persone in tali fasce di eta).
Alta risulta anche la percentuale di
farniglie costituite da coppie senza
figli (circa il 21% contro it 18%
dell 'Italia). L'eta al matrimonio e
leggerrnente posticipata rispetto
alia rnedia nazionale e cost anche
l'eta al prime figlio. In circa i125%
dei casi it matrimonio e celebrate
con rito civile e la percentuale di
secondi rnatrirnoni e la pill elevata
02,3% contro un valore rnedio
nazionale dell'8,3%) d'Italia. Eleva
ti sono anche l'instabilita rnatrimo
niale e it numero di separazioni
consensuali (1'89,5% control'84,3%
sul totale delle separazione). Il tas
so di [econdita totale registra inve
ce il liuello pill basso: iI58,5% del-

264

le nascite ecostituito da prirnogeni
ti (51,4% il dato nazionale) e solo
1'8,1% da terzogeniti e successivi
03,1% il dato nazionale). L'alta
percentuale di nascite naturali
(70, 7% centro il 7,9 % della media
nazionale) sottintende una discreta
presenza di unioni more uxorio.

Il secondo gruppo e costituito
essenzialrnente dalle province di
alcune aree metropolitane del Cen
tro-nord (Roma, Milano, Firenze,
Bologna, ad esclusione di Torino e
Genova, a cui si aggiungono Lodi,
Prato e Trieste); nel cornplesso rae
coglie it 20,8% della popolazione
italiana per poco rneno della meta
residente nei capoluogbi di provin
cia. L'indice di vecchiaia (734%) e
pill basso che nel gruppo preceden
te, rna sempre superiore alia rnedia
nazionale. In questo gruppo risulta
no con.ferrnate e, in certi casi, accen
tuate le caratteristicbe del gruppo
precedente. In effetti, eventi quali il
matrimonio e la nascita dei figli ten
dono ad essere ulteriormente pro
crastinati: l'eta rnedia al prime
matrimonio ela pill elevata in asso
luto e raggiunge i 27,3 anni per le
donne e i 29, 7 anni per gli uornini (i
corrispondenti ualori nazionali sono
26,2 e 29,0), e l'etd rnedia della don
na al prime figlio sale a 28, 7 anni.
La nuzialita si presenta bassa e con
una percentuale di secondi matrirno
ni pari all'11,8%; inoltre, la percen
tuale di matrimoni civili raggiunge il
28,9% del totale e quella delle
nascite naturali 1'11,4% del totale.

11 terzo gruppo include essen
zialrnente la gran parte delle provin
ce lombarde, il Trentino-Alto Adige e
alcune province rnontane del Nord
(Verbania, Cuneo, Belluno) e del Cen
tro (Viterbo, Rieti e L'Aquila). Si trat
ta di un 'area dove vive poco pill del
12% della popolazione italiana,
prevalenternente in cornuni non
capoluogo di provincia (82,5%). La
quota di popolazione occupata nel
settore industriale registra qui il
va10repill consistente (41,6%), rnen
tre si riscontra, rispetto ai due grup
pi precedenti, una ulteriore leggera
flessione degli indici di vecchiaia e
della percentuale di anziani, che
sono i pill bassi dell'Italia settentrio
nale. Rirnane alta la percentuale di
anziani che vivono soli (28,8%),

rnentre bassa e la percentuale delle
[amiglie cosiddette complesse, cioe
dellefamiglie costituite da pill nuclei
farniliari 0 che vedono la presenza
di rnembri isolati (poco pill del 6%,
contro 1'8,5% del dato nazionale).
Le nascite naturali sono inferiori all:
rnedia nazionale (6,9% centro
7,9%), cosi corne la percentuale di
matrimoni celebrati con rito civile
(1 7,2%), i tassi di separazione
(0,87%0) e diuorzialitd (0,47%0). Si
registrano elevati tassi di nu.zialita
dei diuorziati e delle divorziate rna
una scarsa propensione di vedovi e
vedove a contrarre un nuovo matri
rnonio.

Nel quarto gruppo confluiscono
la Toscana (con l'eccezione di Firen
ze), le Marcbe, l'Urnbria, gran parte
delle provincie dell'Ernilia e le pro
vince del Veneto. Vi risiede it 18,8%
della popolazione italiana, il 26, 5%
della quale concentrata nei capoluo
ghi di provincia. La vocazione eco
nornica dell'area edi tipo industria
le, con il 37,2% di occupati nel set
tore delle trasforrnazioni. Per quan
to concerne la struttura per eta del
la popolazione, si pUG osservare
che gli indici di vecchiaia e di invec
chiarnento si collocano appena al di
sotto del prirno gruppo rna significa
tivarnente sopra al secondo e al ter
zoo Il dato caratteristico dell'area e
costituito dalla maggiore difJusione
delle fa rniglie cornplesse (12,3% del
totale) e dalla bassa percentuale di
giovani e anziani che vivono soli
(rispettiuamente 3,3% e 20,4%). Le
eta al matrimonio e al primo figlio
sono leggermente .pill alte della
media nazionale rnentre la durata
rnedia dei matrimoni conclusi con
separazione e divorzio epill bassa,
cosa che spiega anche i pill alti tas
si di nuzialitd dei diuorziati e delle
divorziate.

Il quinto gruppo e costituito
dalla regione Sardegna e dalle pro
vince di Padoua, Rouigo, Pescara,
Potenza e Messina. La popolazio
ne epari al 7,2% del totale della
popolazione italiana con iI27,2%
di occupati nell'industria e il 9,4%
in agricoltura. L'eta al primo rnatri
monic, per entrarnbi i sessi, e solo
lievernente pill elevata di quella
rnedia nazionale, cosi corne l'eta al
prirno [iglio. La struttura familiare
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e di tipo classico, con una diffusa
presenza di coppie con jigli, che
costituiscono il 46,2% del totale
(contro il 42,8% del dato naziona
le). La presenza di figli naturali e
phi hassa rispetto al valore medio
e si rileva una minore instabilitd
coniugale: i tassi di separazione e
diuorzialita (0,72%0 e 0,22%0)
sono sensibilmente inferiori a quelli
rileoati a liuello nazionale (0,91%oe
O,50%o).1n ogni caso, I'even to
separazione sembra essere uissuto
in modo meno con{littuale che nelle
altre regioni del Sud, essendo la
percentuale di separazioni giudi
ziali (16,6%) molto contenuta. Nel
gruppo si registrano tassi di nuzia
lita dei diuorziati, e specialmente
delle diuorziate, sensibilmente infe
riori alla media nazionale. Piu ele
vati risultano invece i tassi di
nuzialitd di vedovi e vedove.

Il sesto gruppo e costituito dal
le province non rnetropolitane
dell'Italia meridionale e della Sici
lia cui si uniscono Latina e Frosi
none. Qui risiede 1'11,8% della
popolazione italiana e gli indici di
vecchiaia e invecchiamento si col-

locano rispettiuamerue al 79,2% e
al 75%, sensihilmente inferiori ai
valori nazionali. La quota di occu
pati in agricoltura e la piu elevata
in assoluto (14,3%). Matrimonio e
nascita del primo figlio sono tutti
anticipati rispetto alla media ita
liana. Si registrano tassi di fecon
ditd totale e tassi di nuzialita pii:
elevati e la presenza difamiglie piu
numerose. La percentuale di matri
moni celehrati con rito civile, difigli
naturali, di secondi rnatrirnoni e
l'instabilita matrimoniale sono
notevolmente sotto la media. Ele
vata ela percentuale di separazio
ni giudiziali (35,2%, contro il
15,8% della media nazionale).

Il settimo gruppo cornprende
essenzialmente le grandi aree
rnetropolitane dell'Itaiia meridiona
le. In esso risiede il 20% circa della
popolazione italiana, con una per
centuale di occupati in agricoltura
piuttosto consistente (oltre il 10%).
II matrimonio e la nascita deifigli (in
particolare del prime) risultano
notevolmente anticipati rispetto alla
media. I tassi di nu.zialita sono piu
alti (soprattutto per gli uomini) cosi

come il numero medio di figli per
donna, che qui raggiunge it valore
massimo (1,6 contro 1,18 dell'Ita
lia). La percentuale di terzogeniti
(18,1%) e piuttosto eleuata, anche
se leggermente inferiore rispetto al
gruppo precedente. La percentuale
di matrimoni celebrati con rito civile
supera di poco il 14% e i tassi di
separazione e quelli di diuorzialita
sono piuttosto contenuti; i matrimoni
che si concludono con una separa
zione 0 un diuorzio hanno, comun
que, una durata maggiore rispetto al
resto del paese, probabilmente
anche per la preseriza di figli (53%),
che induce a procrastinare il pii:
possibile 10 scioglimento dell'unione.
Le separazioni giudiziali superano il
27% del totale. II tasso di ruczialita
risulta essere particolarmente ele
uato pergli uomini divorziati e uedo
vi, a differenza di quello delle donne
dello stesso stato civile. L'analisi
prouinciale ha permesso dunque di
evidenziare l'eterogeneita del terri
torio rispetto aifenomeni considera
ti e ha consentito di indiuiduare aree
tcrritoriali differenti rispetto alle
classiche ripartizioni geografiche.

Figura 5.1 Classificazione delle provincie in gruppi omogenei secondo i comportamenti ripro
duttivi, nuziali e Ie strutture familiari

ml Gruppo ]
tp Gruppo 2
[] Gruppo 3
III Gruppo 4
§illGruppo 5
[] Gruppo 6mGruppo 7
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zioni internazionali si considera come famiglia
con una generazione quella in cui non si rileva un
legame genitore-figlio (coppie senza figli, single,
famiglie senza nuclei di fratelli e sorelle); si parla
invece di famiglia con due generazioni in presenza
di coppie con figli 0 di monogenitore senza altre
persone oltre i figli stessi; si parla, infine, di fami
glia con tre 0 pili generazioni quando si riscontra
un legame genitore-figlio su due 0 pili livelli (ad
esempio: padre, figlio, figlio del figlio),

Se si analizza la famiglia dal punto di vista della
presenza delle diverse generazioni al suo interno
nel corso degli ultimi dieci anni si registra un

aumento delle famiglie con una sola generazione
(dal 38,4% al 42,4%) a discapito di tutte Ie altre for
me familiari (Tavola 5.3).

Tali famiglie sono composte per la maggior
parte da persone sole e da coppie senza figli che
rappresentano, rispettivamente, il21,3% e il19,6%
del complesso delle famiglie.

Nello stesso lasso di tempo sono diminuite dal
58% al 54,5% le famiglie in cui coabitano due gene
razioni (per esempio: genitori e figli). In particola
re, le coppie con figli, che oggi costituiscono il
44,7% del totale, sono diminuite di circa 5 punti
percentuali. Le famiglie monogenitore (vedovo e

Tavola 5.3 -Famiglie per numero di generazioni presenti alloro interno e tipologia - Anni 1988 e
media 1997-1998 (dati in migliaia e composizioni percentuali)

TIPOLOGIA DELLA FAMIGLIA 1988 1997-1998 (media)
migliaia 0/0 migliaia 0/0

FAMIGLIE CON UNA GENERAZIONE 7.630 38,4 8.976 42,4
Famiglie senza nuclei 4.051 20,4 4.761 22,5

Una persona sola 3.832 19,3 4.511 21,3
Famiglie con un nucleo 3.575 18,0 4.214 19,9

Coppie senza figli senza altre persone 3.534 17,8 4.158 19,6
Coppie senza figli con altre persone 41 0,2 56 0,3

Famiglie con due 0 pili nuclei 3 0,0 ° 0,0

FAMIGLIE CON DUE GENERAZIONI 11.527 58,0 11.557 54,5
Famiglie senza nuclei 48 0,2 71 0,3
Famiglie con un nucleo 11.436 57,5 11.435 54,0

Coppie con figli senza altre persone 9.810 49,4 9.466 44,7
Un solo genitore senza altre persone 1.372 6,9 1.654 7,8
Coppie senza figli con altre persone 119 0,6 153 0,7
Coppie con figli con altre persone 97 0,5 121 0,6
Un solo genitore con altre persone 38 0,2 41 0,2

Famiglie con due 0 pili nuclei 44 0,2 50 0,2

FAMIGLIE CON TRE 0 PIU' GENERAZIONI 715 3,6 656 3,1
Famiglie senza nuclei 18 0,1 27 0,1
Famiglie con un nucleo 498 2,5 435 2,1

Coppie senza figli con altre persone 9 0,0 14 0,1
Coppie con figli con altre persone 438 2,2 360 0,0
Un solo genitore con altre persone 51 0,3 61 0,3

Famiglie con due 0 pili nuclei 200 1,0 194 0,9

Totale 19.872 100,0 21.189 100,0

TOTALE FAMIGLIE
Famiglie senza nuclei 4.116 20,7 4.859 22,9

Una persona sola 3.832 19,3 4.511 21,3
Famiglie con un nucleo 15.509 78,0 16.086 76,0

Coppie senza figli senza altre persone 3.534 17,8 4.158 19,6
Coppie con figli senza altre persone 9.810 49,4 9.466 44,7
Un solo genitore senza altre persone 1.372 6,9 1.654 7,8
Coppie senza figli can altre persone 169 0,8 224 1,1
Coppie con figli con altre persone 535 2,7 482 2,3
Un solo genitore con altre persone 89 0,4 102 0,5

Famiglie con due 0 pili nuclei 247 1,2 245 1,1

Fonte: Istat, Indagine miltiscopo sulle famiglie, 1° e 2° ciclo - Anno 1988; Aspetti della vita quotidiana - Anno 1997; Famiglie, sog
getti sociali e condizione dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)
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non) - cornposte nell'83,8% dei casi da una madre
sola con figli - sono rimaste invece sostanzialmen
te stabili (7,8%).

Sono diminuite, inoltre, le famiglie con tre
generazioni 0 pili, composte in prevalenza da
quelle con un nucleo in cui sono presenti membri
aggregati 0 da farniglie plurinucleari.

La riduzione del numero medio di componenti
ha riguardato tutti e tre i tipi di famiglie: si e passati
da 4,9 a 4,7 per le famiglie di 3 0 pili generazioni; da
3,6 a 3,5 per quelle a due generazioni, mentre erima
sto stabile (l,5) il numero medio per Ie famiglie in
cui e presente un'unica generazione (Tavola 5.4).

La riduzione del numero di generazioni pre
senti in famiglia ha riguardato tutte le aree del pae
se, tuttavia, nel periodo considerato, tale proces
so e risultato meno intenso nelle regioni del
Nord-ovest che partivano da una struttura delle
famiglie per generazioni gia rneno complessa
rispetto al resto del paese. Anche se in modo
meno marcato rispetto al passato, ancora nel
1998 il grado di estensione generazionale della

5. FAMIGLIA, GENERAZIONI E TESSUTO RELAZIONALE

famiglia mostra a livello territoriale alcune diffe
renziazioni (Tavola 5.5),

II Nord-ovest e soprattutto le regioni a maggio
re invecchiamento della popolazione (Liguria e
Valle d'Aosta) presentano la percentuale pili ele
vata di famiglie con una sola generazione (rispetti
vamente, il 55,8% e il 53,5%), insieme al Lazio
(49,5%); il Sud e le Isole spiccano per la maggiore
presenza di famiglie con due generazioni soprat
tutto in Puglia, Calabria e Campania, mentre il
Nord-est e il Centro presentano, soprattutto in
Umbria (8,8%), Marche (6,5%), Toscana (6,3%) e
Veneto (5,1%), le percentuali pili elevate rispetto
alla media di famiglie a tre 0 pili generazioni.

Alcune regioni del Nord-est e del Centro com
binano una maggiore diffusione delle famiglie di
tre generazioni 0 pili con una quota elevata di quel
le a due generazioni, cia e particolarmente evi
dente nel Veneto.

L'analisi territoriale per tipo di comune mostra
un minor grado di estensione della famiglia nei
comuni "centro delle aree metropolitane": infatti,

Tavola 5.4 - Famiglie per numero di generazioni presenti al loro interno, numero medio di compo-
nenti, ripartizione geografica e tipo di comune di residenza - Anni 1988 e media 1997-
1998 (dati in migliaia e composizioni percentuali)

NUMERO DI GENERAZIONI IN FAMIGLlA

UNA DUE TIlE 0 PIU' TOTALE

RIPARTIZIONI GEOGIW'ICHE 1988 1997-1998 N° 1988 1997-1998 N° 1988 1997-1998 N° 1997-1998 N'
media di media di media di migliaia media di

componcnti componenn componcnti component!
ne11997-1998 nel 1997-1998 ne! 1997-1998 ne!I997-1998

Nord-ovest 44,6 47,0 1,5 53,0 51,1 3,4 2,5 1,9 4,3 5.963 2,5
Nord-est 40,1 41,8 1,5 54,6 53,6 3,4 5,3 4,6 4,6 3.930 2,7
Centro 38,6 47,1 1,5 55,8 48,6 3,4 5,6 4,2 4,8 4.275 2,6
Sud 31,4 34,4 1,5 65,9 62,6 3,8 2,8 3,0 4,9 4.654 3,0
Isole 32,9 38,8 1,5 65,2 59,6 3,7 1,9 1,7 4,9 2.367 2,8

TIPO Dr COMUNE

Centri delle aree
metropolitane 45,1 52,5 1,4 51,7 45,4 3,3 3,2 2,1 4,5 3.963 2,4
Periferia delle aree
metropolitane 30,1 37,3 1,6 67,0 59,5 3,6 2,9 3,3 4,6 2.455 2,9
Fino a 2.000 abitanti 45,6 47,2 1,5 50,7 49,5 3,5 3,8 3,3 4,8 1.341 2,6
2.001 abitanti e pili

Totale 38,4 42,4 1,5 58,0 54,5 3,5 3,6 3,1 4,7 21.189 2,7

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie, 1° e 2° cido - Anno 1988; Aspetti della vita quotidiana - Anno 1997; Famiglie, sog-
getti sociali e condizione dell' infamia - Anno 1998 (dati provvisori)
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Tavola 5.5 - Famiglie per numero di generazioni presenti al loro interno e regione di residenza 
Anno 1988 e media 1997-1998 (dati percentuali)

REGIONI NUMERO DI GENERAZIONI IN FAMIGLIA
UNA DUE TRE 0 PlO

1988 1997-1998 1988 1997-1998 1988 1997-1998

Piemonte 46,9 48,2 51,4 50,0 1,6 1,8
Valle d'Aosta 54,5 53,5 43,8 45,0 1,8 1,5
Lombardia 40,7 44,4 56,5 53,6 2,8 2,0
Trentino-Alto Adige 39,1 42,8 58,4 54,9 2,5 2,4
Veneto 35,7 38,4 59,1 56,5 5,3 5,1
Friuli-Venezia Giulia 47,7 49,2 48,1 47,3 4,2 3,5
Liguria 55,0 55,8 41,7 42,2 3,3 2,0
Emilia-Romagna 42,3 42,9 51,5 52,3 6,2 4,8
Toscana 41,4 47,2 51,6 46,5 7,3 6,3
Umbria 39,0 39,9 54,2 51,3 6,8 8,8
Marche 36,7 41,0 54,0 52,5 9,3 6,5
Lazio 37,2 49,5 59,6 48,7 3,2 1,8
Abruzzo 36,0 39,7 58,6 55,3 5,5 5,0
Molise 41,3 44,8 54,9 52,0 3,8 3,2
Campania 29,6 32,6 67,6 63,4 2,8 4,0
Puglia 30,4 33,4 67,5 64,7 2,1 1,9
Basilicata 36,6 36,4 62,1 61,7 1,3 1,8
Calabria 31,7 35,2 65,9 63,3 2,5 1,6
Sicilia 33,5 39,3 64,6 59,3 1,8 1,4
Sardegna 31,0 37,3 67,0 60,3 2,0 2,4

Totale 38,4 42,4 58,0 54,5 3,6 3,1

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie 1° e 2° ciclo - Anno 1988; Aspetti della vita quotidiana Anno 1997;
Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)

rispetto al resto del paese, qui risultano dominanti
le forme familiari ad una generazione (52,5%), men
tre e inferiore la proporzione di famiglie a due
generazioni (45,4%) e a tre 0 pili (2,1%)' Nei centri
delle aree metropolitane del Nord-ovest e del Cen
tro, il fenomeno risulta particolarmente accentua
to. Rilevante inoltre e la presenza di famiglie a una
generazione nei comuni con meno di 2000 abitanti,
in particolare nel Centro Italia (56,2%). In queste
aree del paese la presenza elevata di famiglie con
una generazione e imputabile sostanzialmente ad
un elevato numero di anziani che vivono da soli
(oltre il63% delle persone sole hanno un'eta uguale
o maggiore di 65 anni). Nei centri delle aree metro
politane e la tipologia di single non anziani ad avere
maggiore consistenza (circa il 50% delle persone
che vivono sole).

5.1.3 Cambia l'esperienxa delle generazio
ni nelle varie fasi della vita

Grandi trasformazioni stanno avvenendo
all'interno della famiglia, ben pili grandi di quan
to non appaia dalle modificazioni della tipologia
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familiare per generazioni che registra 10 sposta
mento di pochi punti percentuali nella quota di
coppie, con e senza figli, e di single. In effetti,
sulla struttura della popolazione in famiglie agi
scono una molteplicita di fattori che mostrano
con chiarezza l'effetto della posticipazione dei
principali eventi demografici e della dilatazione
delle diverse fasi della vita. Se si analizza la fami
glia a partire dal ruolo che le persone delle
diverse fasce di eta rivestono al suo interno, con
frontandolo con il ruolo che gli individui della
stessa eta avevano nel 1990, la portata dei cam
biamenti diviene pili nitida.

II cambiamento attraversa tutte le generazioni

Le maggiori modificazioni si sono verificate
nelle classi di eta giovanile (fino a 34 anni), ma non
hanno risparmiato nemmeno Ie eta successive. 11
calo della fecondita e la sua diversa scansione tem
porale continuano a favorire l'aumento del nume
ro di persone che vivono in coppia senza figli, e
cia evidentemente si traduce in una diminuzione
del numero di soggetti nel ruolo di genitore in
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famiglia, che vivona cioe can propri figli: in parti
colare, si dimezza proporzionalmente il numero
di genitori can meno di 25 anni (da14,7% a12,1%) e
si riduce fortemente quello dei soggetti tra 25 e 34
anni (dal 51,6% al 35,4%) (Tavola 5.6)

Com'e nota, il ruolo di genitore significa sem
pre pili spesso rapportarsi ad uno a al massimo
due figli. Anche se si considera l'evoluzione sol
tanto negli ultimi tre anni, sul totale delle coppie
can figli quelle che ne hanna solo uno sana
aumentate dal 43,8% al 45,2%, mentre quelle can
3 figli a pili sana diminuite dal 7,2% al 5,3%. Con
temporaneamente, i nuclei monogenitore can
solo un figlio sana aumentati, mentre quelli can 3
figli a pili sana diminuiti. Stabile, in entrambi i
casi, rimane invece il numero di famiglie can due
figli. Aumenta il numero di giovani adulti che
vivona insieme ai genitori (passano dal 20,2% al
30,4% tra i 25 e i 34 anni, e dal 2,3% al 4% tra i 35 e
i 44 anni) in soli otto anni; sale, di conseguenza,
anche il numero di quanti hanna pili di 55 anni e
convivono can i figli. II prolungamento della
permanenza in famiglia anche per Ie giovani don
ne riduce il numero delle coppie can partner
femminile al di sotto dei 35 anni (passana dal
25,70/0 al 20,5%), mentre conduce all'aumento in
proporzione di quelle can donne di eta superio
re ai 55 anni (dal 29,9% al 33,4%). Anche la fascia
adulta della popolazione OS-54 anni) sperimenta
una diminuzione nel ruolo di genitore e un
aumento della vita in coppia senza figli.

Infine, il miglioramento dei livelli di sopravvi
venza nelle eta anziane consente alle coppie di
condividere una parte sempre pili lunga della
vita, determinando una diminuzione delle perso
ne che in eta avanzata vivona da sale: tra i 65 e i 74
anni queste passano infatti dal 23,5% del 1990 al
19,7% del 1998, mentre tra quelle con almena 75
anni scendono dal 37,7% al 35,6%. Nella stesso
tempo tendono ad aumentare gli anziani che
vivona in coppia senza figli che sperimentano la
fase del "nido vuoto" posticipata rispetto al pas
sato e gli anziani in coppia can figli.

Le donne protagoniste del cambiamento

Le giovani donne risultano tra i protagonisti
dei cambiamenti delle strutture familiari e degli
equilibri che si determinano al lora interno, non
solo per la scelta di posticipare l'uscita dalla fami-
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glia, rna anche per il forte investimento in forma
zione e la crescente volonta di ingresso nel mer
cato del lavoro che Ie caratterizza negli anni
recenti. Tra Ie ragazze di 20-24 anni la quota di
studentesse che vive can i genitori passa dal
19,6% a ben il 33% nell'arco degli ultimi otto anni
(Tavola 5.7).

II crescente investimento in istruzione si espri
me anche nella crescita di coppie in cui la donna
(fino a 34 anni) ha un titolo di studio pili alto del
partner (dal 23,5% al 26,1%), un fenomeno che
riguarda tutte le zone del paese.

La maggiore presenza di donne suI mercato
del lavoro si rit1ette invece suI numero di cop
pie can entrambi i partner occupati che passa
no dal 28,6% al 29,5%; l'effetto e pili evidente fra
Ie coppie in cui la donna si trova nella fascia di
eta 35-44 (dove si passa dal 46,7% al 49,7%). II
mutamento riguarda, oltre che la partecipazio
ne effettiva delle donne al mercato del lavoro,
anche le loro aspettative. Aumentano, infatti, Ie
coppie in cui lui lavora e lei e impegnata nella
ricerca di un lavoro. I processi in atto non sana
trascurabili, soprattutto per le conseguenze che
producono suI modo e sui tempi attraverso cui
si arriva a costruire una famiglia e a gestire la vita
familiare.

Se si focalizza l'attenzione sulle coppie con
partner femminile inferiore a 35 anni, l'analisi ter
ritoriale conferma la tendenza all'aumento di cop
pie can entrambi i partner occupati, fatta ecce
zione per ilSud d'Italia, dove scendono addirittu
ra dal 26% al 22,2% e dove sana pili numerose che
altrove le coppie can donna giovane disoccupata
e partner occupato (7,4% contro, per esempio, il
3,1% del Nord-est)

Al di la delle specificita territoriali, tuttavia, la
scelta delle donne, giovani e adulte, tende a
respingere sempre pili frequentemente il
modello tradizionale di "casalinga, moglie e
madre". Le donne tra i 25-29 anni che si trovano
in questa condizione sana il 15,3% contro il
27,5% del 1990; tra i 30 e i 34 anni salgono al
28,1% restando comunque al di sotto del 34,6%
di otto anni prima.

La stesso fenomeno si verifica tra Ie donne
adulte. Tra 35 e 44 anni il modello tradizionale per
de dodici punti passando dal 40% al 28,1%, mentre
nella classe 45-54 anni diminuisce dal 45,4% al 390/0.
La tendenza e dunque chiara e generalizzata, e
riguarda tutte le aree del Paese.
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N Tavola 5.6 - Persone di 15 anni e pili per contesto familiare di appartenenza e classe di eta - Medie 1989-1990, 1993-1994 e t-'
---J >
0 1997-1998 (per 100 persone della stessa eta) C/l

::;
CONTESTO FAMILIARE c:

>
CLASSE Anni Famiglie senza nuclei Membra aggregato a In coppia senza figli In coppia can figli In nucleo monogenitore Famiglie can Totale N

0DI ETA Persona Can altre Coppie Coppie Nucleo Come coniuge Come Come Come Come pili nuclei
Z

sola famiglie can senza mono- o partner genitore figlio genitore figlio tT1

senza nucleo figli figli genitore d
tT1
r-<

15-24 anni 1989-1990 1,2 0,4 0,3 0,1 0,1 3,8 4,7 77,5 0,1 9,8 1,9 100
"'0
>
tT1

1993-1994 1,1 0,7 0,2 0,2 0,1 2,0 3,3 80,2 0,1 10,2 1,9 100 VJ
tT1

1997-1998 1,2 0,5 0,3 0,2 0,0 1,9 2,1 81,7 0,1 9,7 2,2 100

25-34 anni 1989-1990 4,7 0,7 0,3 0,2 0,1 12,7 51,6 20,2 1,2 6,0 2,1 100

1993-1994 5,1 0,9 0,3 0,4 0,3 13,4 41,4 26,7 1,0 7,9 2,8 100

1997-1998 5,3 1,1 0,5 0,4 0,2 15,3 35,4 30,4 1,0 7,8 2,6 100

35-44 anni 1989-1990 3,6 0,5 0,1 0,1 0,0 5,0 81,4 2,3 3,1 2,3 1,5 100

1993-1994 5,6 0,8 0,2 0,2 0,2 6,3 75,1 3,2 3,4 3,0 2,1 100

1997-1998 5,1 0,9 0,2 0,4 0,1 7,8 73,1 4,0 3,0 3,7 1,8 100

45-54 anni 1989-1990 4,5 1,0 0,2 0,1 0,1 8,5 76,7 0,5 5,0 1,8 1,7 100

1993-1994 5,9 1,2 0,2 0,1 0,1 8,5 74,4 0,5 5,3 2,2 1,5 100

1997-1998 5,1 1,2 0,1 0,2 0,1 9,2 74,2 0,8 4,9 2,1 2,0 100

55-64 anni 1989-1990 10,3 1,7 0,7 0,3 0,2 31,0 46,6 0,1 5,7 1,0 2,3 100

1993-1994 9,0 2,1 0,5 0,2 0,1 29,3 48,8 0,1 5,6 1,3 3,0 100

1997-1998 9,2 2,0 0,5 0,2 0,1 29,6 49,2 0,1 5,6 1,1 2,3 100

65-74 anni 1989-1990 23,5 2,6 2,7 0,6 0,4 46,2 16,7 4,8 0,2 2,3 100

1993-1994 20,6 4,2 2,1 0,4 0,7 44,9 18,2 5,7 0,2 2,8 100

1997-1998 19,7 3,7 1,7 0,6 0,4 45,6 19,9 0,0 5,8 0,3 2,3 100

en
~ 75 e + 1989-1990 37,7 4,6 7,8 2,8 1,0 31,2 5,5 6,4 3,0 100:'i
:;; 1993-1994 37,8 5,0 7,2 2,6 1,1 31,7 4,7 7,3 2,7 100
-c 1997-1998 35,6 4,6 7,3 3,0 1,2 33,3 5,3 7,2 2,5 100
"'0

'"~0
Totale 1,3 1,0 0,4 0,2 16,2 43,7 19,4 3,2 3,8 2,0 100

~
1989-1990 8,7

z 1993-1994 9,2 1,7 1,0 0,4 0,3 16,6 41,3 19,4 3,5 4,2 2,4 100c
:>- 1997-1998 9,3 1,7 1,0 0,5 0,2 18,1 40,7 18,6 3,5 4,0 2,2 100r-

'"~
<o Fonte: Istat, Indagini multiscopo sulle famiglie 3° e 4° ciclo - Anni 1989-1990; Aspetti della vita quotidiana 1993, 1994, 1996,1997<o
00
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Tavola 5.7 - Donne da 20 a 34 anni per c1asse di eta, condizione professionale, ruolo nella famiglia
- Anni 1990 e 1998 (per 100 donne della stessa eta)

1990 1998

CONDIZIONE PROFESSIONALE CLASSI Dr ETA

RUOLO NELLA FAiVIIGLJA 20-24 ANNI 25-29 Ai\NI

1990 1998 1990 1998

Occupata
partner in coppia con figli 3,6 1,5 18,5 10,0
partner in coppia senza figli 4,5 2,9 10,3 11,5
figlia 29,5 24,5 15,9 23,1

Casalinga
partner in coppia con figli 9,9 3,5 27,5 15,3
partner in coppia senza figli 4.1 2,2 3,4 3,3
figlia 4) 3,4 1,1 2,0

Studentessa
flglia 19,6 33,0 3,9 9,5

In cerca di occupazione
6,4figlia 17,1 ]9,2 9,2

Altre combinazioni 7,6 9,8 12,7 16,1

35,7
6,5
6,4

34,6
1,5
0,9

0,2

],6

12,6

30-34 ANNI

28,0
11,3
9,3

28,1
2,5
0,9

0,8

2,9

16,2

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulk famiglie 2° ciclo - Anno 1990; Famiglie soggetri sociali e condizione dcll'infanzia - Anno
1998 (dati provvisori)

E interessante sottolineare che queste trasfor
mazioni incidono anche sulle caratteristiche delle
madri che hanna figli piccoli: solo per fare un
esempio, le donne che hanna almena un bimbo
tra 0 e 2 anni sono pill spesso occupate che casa
linghe (47,4% contro 42,8%) e nel Nord le madri
occupate con figli di questa eta raggiungono addi
rittura il 63,1%.

In breve, il mutamento dei ruoli femminili e un
aspetto tutt'altro che secondario nelle trasforma
zioni che hanno coinvolto negli ultimi anni le
diverse generazioni all'interno della famiglia e del
la rete parentale. Le caratteristiche di tale muta
mento consentono di individuare alcune possibili
linee di evoluzione futura. Tra le donne di 35-54
anni l'incidenza di quelle che lavorano e vivona in
coppia can figli e del 47,8% tra le diplomate e lau
reate, mentre e solo del 27,3% tra quelle con licen
za media 0 elementare. Le donne che tra dieci anni
si collocheranno nella fascia adulta avranno un
titolo di studio sempre pill elevato rispetto alle
generazioni precedenti; cia si riflettera sul com
plesso delle forme e relazioni familiari.

Single e genitori soli, unioni libere, jamiglie rico
stituite

L'esperienza delle diverse generazioni nel
corso della vita rispetto ai ruoli di figlio, genito-
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re, partner a di persona sola e dunque soggetta
a importanti trasformazioni che, tuttavia, in
alcuni casi, rischiano di restare invisibili quando
si accomunano sotto la stessa tipologia biografie
individuali e familiari fortemente differenziate.
L'esperienza di genitore solo eben diversa
quando e frutto di una rottura coniugale piutto
sto che di una vedovanza; diventa malta com
plessa quando si evolve all'interno di una fami
glia ricostituita, magari can un partner che ha gia
dei figli proprio Ma anche quando si parla sem
plicemente di single e indispensabile distingue
re tra coloro che lasciano per la prima volta la
famiglia di origine e quanti si trovano a vivere da
soli dopa una separazione a a causa di una vedo
vanza. Sono quindi proprio Ie tipologie familiari
per certi versi nuove che meritano ulteriore
attenzione per comprendere come l'esperien
za delle diverse generazioni stia mutando
all'interno di forme familiari apparentemente
simili.

I single e i genitori soli non vedovi, Ie coppie
non coniugate e le famiglie ricostituite rappresen
tano ben 3.600.000 famiglie che raccolgono com
plessivamente 5.947.000 persone, pari al 10,4%
della popolazione italiana. Le "nuove" famiglie,
COS1 definite, sono costituite per pill di un terzo da
single non vedovi, una forma familiare diffusa par
ticolarmente nelle regioni del Centro-nord, dove
l'instabilita matrimoniale raggiunge i livelli pili ele-
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vati, coinvolgendo circa il 12% della popolazione.
La vita da single per celibi e nubili rappresenta,
invece, un'esperienza che attira scarsamente le gio
vani generazioni e in questo caso riguarda soprat
tutto gli uomini (il 4% contro il 2,5% delle donne tra
18 e 34 anni) e in particolare quelli del Centro-nord.

Tra gli uomini single la componente di separati
e divorziati e pili elevata rispetto alle donne (il
29,4% contro il 24,3%) alle quali vengono general
mente affidati i figli dopo 10 scioglimento
dell'unione coniugale. Per tale ragione, al contrario
dei single non vedovi che sono prevalentemente
uomini, le famiglie monogenitore sono composte
nella stragrande maggioranza dei casi da donne. I
nuclei con un solo genitore non vedovo ammon
tano complessivamente a 691 mila; in particolare,
i padri sona 114 mila mentre le madri arrivano a
577 mila, 1'81% delle quali risultano separate a
divorziate. La tendenza all'aumento ha riguardato
soprattutto quest'ultima tipologia; infatti, le donne
affidatarie dei figli in seguito a divorzio a separa
zione sana passate da 344 mila nel 1989-90 a 468
mila nel 1998, a fronte di un pili lieve aumento dei
padri separati a divorziati che vivona can i figli.

Un modello di famiglia, alternativo a quello tra
dizionale di coppia coniugata, e rappresentato
dalle libere unioni che ammontano a circa 340
mila (pari al 2,3% del totale). Considerando sia i
partner sia gli eventuali figli, vivona al loro interno
circa 895 mila individui. La maggioranza delle fami
glie di fatto risiede nel Nord del paese (60,7%) e
sana in particolare la Valle d'Aosta e l'Ernilia
Romagna le regioni dove il fenomeno e pili diffu
so. La gran parte delle coppie non coniugate e
senza figli (54,3%) anche perche chi vive in libera
unione e generalmente giovane (hanno meno di
35 anni il 38,1% degli uomini e il 51,9% delle don
ne), ha un titolo di studio mediamente pili alto e la
partner femminile e pili spesso inserita nel mon
do dellavoro (57,3%).

Infine, una delle tipologie familiari che sana
degne di particolare attenzione per la cornplessita
della struttura che assumono, soprattutto in pre
senza di figli, e rappresentata dalle coppie coniu
gate in cui almena uno dei due partner ha speri
mentato una precedente unione. Tali famiglie, che
rappresentano nel 1998 il 3,8% delle coppie, vedo
no alloro interno circa 130 mila giovani, figli di uno
solo dei partner. In generale, quindi, Ie "nuove"
forme familiari, nelle loro diverse sembianze, si
riconducono in gran parte all'aumento nel nume
ro di separati e divorziati e quindi alla crescente
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instabilita coniugale mentre tardano ad affermarsi
forme legate all'autonomia abitativa dei giovani, sia
da soli che in coppie non coniugate, come e inve
ce avvenuto in altri paesi a sviluppo avanzato.

5.1.4 Ruolifamiliari soorappostt

Nonostante la posizione dell'Italia spicchi per
tenuta e persistenza delle forme familiari tradizio
nali, i processi demografici e sociali, che negli ulti
mi decenni hanna investito il nostro paese, hanna
determinato profondi mutamenti nelle struttura
delle famiglie che sono andati intrecciandosi con
trasformazioni altrettanto importanti nelle carat
teristiche del tessuto relazionale delle diverse
generazioni. II fatto che le famiglie - soprattutto in
particolari aree del paese - abbiano sempre meno
figli incide in modo determinante sull'esperienza
di vivere e crescere come figli, rna anche sul valo
re che questi hanna per i genitori, tanto che anche
la maternita e soprattutto la paternitasi trovano
coinvolte in un processo di ridefinizione della
propria identita, La diversa presenza della mater
nita nella vita femminile e l'aumento della parteci
pazione al mercato del lavoro modificano l'espe
rienza di essere moglie e madre, trasformando
nella stesso tempo i contesti in cui i figli si trova
no a crescere e il ruolo svolto dai padri. La famiglia
contemporanea aderisce cosi a nuovi modelli di
relazioni familiari in cui i rapporti gerarchici del
passato tra generi e tra generazioni sono profon
damente modificati. A fronte di una prolungata
dipendenza economica dei figli, favorita da pili
lunghi periodi formativi e dalle difficolta di inseri
menta nel mondo del lavoro, la famiglia resta
sempre pili a lungo una comunita di adulti ai quali
sono riconosciuti ampi margini di autonomia.

La stesso aumento di instabilita coniugale rap
presenta un fattore importante di trasformazione,
non solo per la conseguente scomposizione del
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nucleo a cui puo conseguire l'eventuale ricompo
sizione in una nuova famiglia, rna perche investe i
ruoli familiari con particolari punti di crisi nel rap
porto tra padre e figli.

L'aumento della vita media fa S1 che oggi si pos
sa entrare in rapporto, e mantenere relazioni, con
individui appartenenti a un arco di eta molto
ampio e anche l'essere figlio e nipote si prolunga
ben oitre l'ingresso nella vita adulta. Le diverse
posizioni generazionali tendono a diversificarsi
rispetto all'entrata dei successivi membri nella
rete parentale. COS! una lunga durata della vita
determina una sovrapposizione di generazioni
estremamente eterogenee, per esperienza stori
ca, storia riproduttiva, familiare e carriera lavorati
va. Le generazioni che oggi sono anziane sono le
prime a sperimentare questo complesso di espe
rienze e trasformazioni; le generazioni nelle eta
centrali sono quelle che, per prime, si troveranno
ad essere figli adulti 0 addirittura anziani e, nello
stesso tempo, genitori di figli adulti.

Infine, l'emergere di nuove forme familiari,
come le famiglie ricostituite 0 i nuclei monogenito
re, conseguenti a separazioni e divorzi tende a ren
dere pili complessi i ruoli di genitori e figli. SuI rap
porto tra figli e genitori nel corso della vita si con
centred in seguito attenzione: genitori e figli pic
coli, genitori e figli "giovani adulti", genitori anziani
e figli adulti. In particolare, si delineeranno i cam-
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biamenti della vita quotidiana dei bambini in un
contesto familiare con sempre menu pari; i motivi
per i quali i giovani adulti permangono 0 ritornano
nella famiglia di origine, infine, quali livelli di intera
zione permangono tra figli adulti e genitori anziani.

5.2 Genitori e figli piccoli

Nella nostra societa la nascita e diventata dun
que un evento sempre pili raro e la ricerca delle
ragioni di tale fenomeno si trovano spesso al cen
tro dell'attenzione dell'opinione pubblica e degli
studiosi. Molto meno indagate sono invece Ie pro
blematiche che cia comporta per le condizioni di
vita dei bambini e per le opportunita offerte loro
in termini di contesti di socializzazione. Nel corso
degli ultimi decenni la rete di rapporti sociali in cui
i nuovi nati si trovano inseriti e andata assumendo
caratteristiche nuove. Sono cambiate l'organizza
zione familiare e Ie occasioni di conoscenza e di
socializzazione che si offrono ai bambini nei
diversi contesti di vita.

5.2.1 I bambini infamiglia

Nell'ultimo decennio, sono aumentati i bambini
con entrambi i genitori che lavorano (dal 36,8% al
39,4%) mentre sono diminuiti quelli che hanno

Tavola 5.8 - Bambini da 0 a 13 anni secondo il nurnero di fratelli e alcune caratteristiche familiari per
eta, ripartizione geografica e tipo di comune di residenza - Anno 1998 (per 100 bamhini con
le stesse caratteristiche)

CLASSI Dr ETA CARATTERISTICHE FAMILIARl

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE rcumero figli umct Un Fran-llo l'igli presso Figli in coppte Con entrumbi Con madre

TIPO Dr COMUNE monogcnitore rtcostituite 0 , Glsalinga e
lihere unioni padre

cccupato

CLASSI Dr ETA
0-5 anni 3263 39,1 46,4 14,5 95,9 92,0 4,5 6.0 41.6 39,7
6-10 anni 2.815 19,3 57,0 23,6 97,9 93,9 5,3 3,4 39,3 41,9
11-13 anni 1.693 16,0 56,5 27,5 98,3 93,8 7,0 2,7 35,2 43.5

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Nord-ovest 1713 35 49,8 15,2 98,0 93,8 6,6 5,6 52,0 32,7
Nord-est 1.199 33,4 50,3 16,3 95,8 90,4 5,5 6,5 51,4 34,4
Centro 1329 31,5 58,3 10,3 95,5 90,7 7,2 5,5 47.2 35,5
Sud 2.416 17,5 53,2 22,3 97,2 93,9 3,3 2,8 26,2 51,1
Isole 1114 22.5 50,4 27,1 98,9 95,9 5,3 2,1 26,0 18,0

1'11'1 01 COMUNE
Centri delle aree metropolitane 1.034 33,8 52,0 14.2 95,9 91,6 10 6.4 41,7 37,4
Pcriferia delle aree metropolitane 1002 25,6 52,3 22,1 97,6 93,7 3,6 4,2 36,4 44,3
<10.000 abitanti 2.541 25,8 52,3 22,0 97.4 93.0 4,1 4,0 39,2 41,7
10.001 abitanti e pili 3195 26 52,8 21,2 97,2 93,4 5,3 4,0 39,7 11,4

Totalc 7.771 26,9 52,5 29,6 97,1 93,1 5,3 4,3 39,4 41,3

Fonte: Istat, Indagine multiscopo. Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)
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madre casalinga e padre occupato (dal 48,4% al
41,3%) (Tavola 5.8). Nella fascia di eta 0-5 anni i
bambini che hanno la mamma occupata arrivano
ad essere addirittura piu numerosi di quelli che
hanno la mamma casalinga (45,9% contro 43,3%).

E questa la situazione di larghissima parte dei
bambini del Centro-nord mentre riguarda poco
meno di un terzo di quelli del Sud dove, sebbene
in declino, la condizione piu frequente della
madre continua ad essere quella di casalinga. Inol
tre, come conseguenza dell'aumentata instabilita
coniugale, stanno assumendo sempre maggiore
rilevanza nuove forme di vita familiare che tendo
no a ridisegnare la rete relazionale dei membri
della famiglia e, quindi, anche dei piu piccoli. I
bambini da 0 a 13 anni che vivono con un solo
genitore rappresentano, infatti, il 5,3% del totale,
mentre il 3,5% vive in famiglie ricostituite in cui
almeno uno dei coniugi proviene da una prece
dente unione coniugale.

Anche se la famiglia continua a rappresentare il
principale contesto di riferimento relazionale i
piu piccoli possono trovare al suo interno, molto

piu raramente che nel passato, occasioni di con
fronto con coetanei. Nelle famiglie di un tempo,
infatti, coabitavano contemporaneamente bam
bini, adolescenti e giovani. Oggi, la maggior parte
dei bambini da 0 a 13 anni ha un solo fratello, poco
piu di un quarto e figlio unico, il 16,2% ha due fra
telli e solo il 4,4% ha tre fratelli e piu. Nell'arco di
10 anni e aumentata la quota di figli unici anche fra
i bambini piu grandi 05,8% tra quelli da 11 a 13
anni), COS! come la quota di coloro che hanno un
solo fratello (Figura 5.2).

Se si considera l'intera rete di parentela, i
bambini si trovano inseriti in un mondo familia
re con sempre meno pari (fratelli e cugini), con
poche figure adulte (genitori, zii) e un numero
piu elevato rispetto al passato di parenti anziani
(nonni, bisnonni). Ma a ben vedere, i contesti di
vita dell'infanzia appaiono forse meno poveri
dal punto di vista relazionale di quanta vorreb
bero gli stereotipi ispirati dal forte calo della
fecondita. In effetti, le tradizionali categorie che
distinguono la socializzazione primaria all'inter
no della famiglia, da quella - cosiddetta seconda-

Figura 5.2 - Bambini fino a 13 anni per eta, condizione dei genitori e numero dei fratelli - Anni
1988 e 1998 (per 100 bambini della stessa eta)

50-:-.---------------------------------------c

1988

0-5 anni

1998 1988

6-10 anni

1998 1988

11-13 anni

1998

III Coppia con ambedue i genitori occupati D Padre occupato e madre casalinga III Figli unici

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie 10 e 20 cicio - Anno 1988; Famiglie, soggetti sociali e condizione dell'infanzia 
Anno 1998 (dati provvisori)
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ria - che si svolge all'esterno di essa, in un tempo
cronologicamente successivo, non sembrano
pili adeguate a descrivere la realta dei bambini di
oggi ed anche di quelli pili piccoli. Sempre pili
spesso, infatti, i bambini iniziano il lora percor
so di socializzazione all'interno del nido e della
scuola materna e sempre pili frequentemente
essi si travano a condividere con coetanei
momenti legati ad attivita educative e ricreative
al di fuori dell'orario scolastico.

5.2.2 L'asilo nido e la scuola materna

La "cultura" dell'affidamento all'asilo nido dei
bambini pili piccoli comincia a diffondersi e non
pili nei termini di "male minore" da tollerare in
mancanza di alternative, rna come opportunita di
socializzazione e di arricchimento delle relazioni
per uno sviluppo adeguato del bambino.

Sono circa 120 mila i bambini da °a 2 anni che
frequentano l'asilo nido (7,4%) e, nella maggioran
za dei casi si tratta di bambini che hanno una
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mamma che lavora (78,6%). Infatti, solo il 2,6% di
coloro che hanno la mamma casalinga va al nido,
rispetto al ilI3,4% dei bimbi che hanno la mamma
occupata. La propensione a mandare al nido il
proprio figlio e maggiore per le laureate rispetto
alle donne con pili basso titolo di studio e, di con
seguenza, i bimbi che vanno al nido hanno, nella
maggior parte dei casi, mamme diplomate 0 lau
reate con eta mediamente maggiori rispetto a
coloro che non li mandano. Le zone dove i bam
bini frequentano pili spesso il nido sono quelle del
Nord-est, in particolare l'Emilia-Romagna, e quelle
dell'Italia centrale con livelli particolarmente ele
vati nei centri delle aree di grande urbanizzazione.

Ma per quali motivi i bimbi vanno al nido? Nel
30,3% dei casi i genitori considerano la frequenza
dell'asilo nido come un'esperienza importante
da un punto di vista educativo, nel 26,1% la moti
vazione addotta e proprio quella della socializza
zione con i coetanei, nel 23,1% e l'impossibilita
di affidare il bambino ad un familiare e solo nel
3,3% e il costa troppo elevato della baby sitter
(Figura 5.3).

Figura 5.3 - Bambini da 0 a 2 anni che vanno al nido secondo i1 motivo indicato dai genitori- Anno
1998 (per cento hamhini che vanno al nido)

Altro motive

.:--Jessun familiarc puc> tenerlo

Costa delle baby sitter

Eimportante
per l'educazione

Per stare con altri bambini

Ponte: Istat, Indaginc multiscopo. Famiglie, soggetti sociali e condizionc dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)
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La scelta del nido sembra dunque essere ispira
ta prevalentemente dalla convinzione che questa
tipo di esperienza abbia un valore positivo per i
figli. L'inserimento del bambino nel nido e consi
derato in primo luogo un'opportunita educativa
che consente di farlo crescere in una molteplicita
di relazioni personali. I problemi di organizzazio
ne familiare non emergono con la stessa forza e il
nido non sembra percepito da chi 10 utilizza
come un'area di parcheggio dove lasciare il bam
bino in assenza di alternative

Ma quali sono, invece, i motivi per cui la mag
gioranza dei bambini non frequenta l'asilo nido?
Nel 48,70/0 dei casi il bambino viene accudito da
un familiare, nel 21,70/0 egli e considerato troppo
piccolo (Figura 5.3); solo nell'8,5% dei casi i geni
tori si esprimono affermando di non volere
delegare ad altri la funzione educativa, mentre il
5,5% riferisce che l'asilo non c'e 0 e lontano e il
4,4% ha presentato una domanda di iscrizione
che non e stata accettata. Motivazioni come 'il
bambino si sentirebbe abbandonato', 'il bambi
no si ammalerebbe spesso', 'il bambino non
vuole andare' non vengono quasi mai segnalate

mentre, come abbiamo visto, si rileva una per
centuale elevata di bambini che non vanno
all'asilo perche sono considerati troppo piccoli
(Figura 5.4).

II riconoscimento del ruolo della scuola come
luogo che promuove la socializzazione e 10 svilup
po dell'identita del bambino emerge con maggio
re intensita per la scuolamaterna. I tassi di fre
quenza, che oggi arrivano a toccare il 99% per i
bambini di 5 anni, sono cresciuti vistosamente nel
corso degli ultimi trent'anni (Figura 5.4). Un tale
successo e stato reso possibile dalla disponibilita
di un'offerta sempre pili diffusa su tutto il territo
rio che, attualmente, conta pili di 26 mila scuole
per un'ampiezza media di 60 bambini per scuola
(Figura 5.5),

I tassi di partecipazione pili elevati si rilevano
nelle regioni del Nord e del Centro (1000/0 nel
Veneto e nelle Marche), mentre quello pili basso,
rna ancora con valori intorno all'800/0, si registra in
Sicilia.

Le scuole materne osservano un orario di 8
ore giornaliere nella quasi totalita delle classi
dell'Italia settentrionale, mentre la percentuale

Figura 5.4 - Bambini da 0 a 2 anni che non vanno al nido secondo il motivo indicato dai genitori
Anno 1998 (per centa bambini che non vanna at nido)

Altro

Il bambino e troppo piccolo

It bambino non vuole

Non farlo sentire abbandonato

Trappe malattie

Non delega educazione

Ci pensa un familiare

Fonte: Istat, Indagine multiscopo. Famiglie, soggetti sociali e condizione del!'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)
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Figura 5.5 - Tassi di partecipazione alla seuoia materna - Anni seolastici fra il1966-67 e il1996-97
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Fonte: Istat, per il 1996-1997 Ministero della pubblica istruzione (dati provvisori)

Tavoia 5.9 - Seuole materne statali e non statali con seziorii ad orario ridotto per ripartizione geogra
fica - Anno scolastlco 1995-1996

RIPARTlllONI SEllONI AD ORARIO RlDOTTO SEllONI CHE OPERANO SU
Bambini nella scuola

GEOGRAFICHE Statale Non sratale 5 giorni 6 giorni statale che fruiscono
della mensa (%)

Numero % sui totale Numero % sui totale % %

Nordovest 36 0,5 795 10,2 98,7 1,3 89,6
Nord-est 11 0,3 196 2,7 97,6 2,4 91,8
Centro 780 10,7 1.010 21,6 75,1 24,9 78,0
Sud 1.931 13,1 2.006 31,9 48,8 51,2 67,4
Isole 1.374 23,7 1.481 50,3 64,9 35,1 48,5

Italia 4.132 10,9 5.488 18,9 74,3 25,7 72,6

Fonte: Istat, Ministero della pubblica istruzione

scende sotto il 90% nel Centro e nel Sud (Tavola
5.9). Nelle isole, infine, si rileva la percentuale pili
elevata di scuole can orario solo antimeridiano (il
23,7% delle statali e il 50% delle non statali) (Tavo
la 5.9),

Va infine segnalata la peculiarita dell'Italia
rispetto agli altri paesi dell'Unione europea dove 
fatta eccezione per il Belgic e la Francia - la fre
quenza della scuola materna si attesta su livelli infe
riori. In realta, l'esistenza in quei paesi di strutture
di accoglienza dei bambini diverse dalla scuola e Ie
differenti norme che regolano i congedi nei primi
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anni di maternita consentono di adottare modelli
di affidamento dei bambini nei primi anni di vita
alternativi alIa scuola.
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L'indagine del comune di Milano sulla domanda sociale
espressa e potenziale dei servizi dell'infanzia

Il Laboratorio dati demografi
ci e sociali (Settore statistica del
Comune di Milano) ha condotto
un'indagine volta a saggiare i
-desideri- dei cittadini milanesi
in merito ai seruizi per i bambini
in eta pre-scolare. Obiettivo
conoscitivo principale della
ricerca e la domanda sociale,
sia espressa sia potenziale.

Nella seelta di iscrivere il
bambino al nido a alla scuola
materna, la cornodita di avere
una struttura di servizio all'infan
zia uicino a casa e l'impossibilitd
di curare personalmente il picco
lo sana determinanti 07,8% e
60,3% rispettivamente delle
madri intervistate li indicano
come principali motivi in ordine
d'importanza), ma la decisione
che prima di ogni altra risolve
all'iscrizione e una scelta educa
tiva di fonda; cia vale sia per i
bambini pill piccoli sia per quelli
pill grandi. Comincia ad affer
marsi il principia secondo il qua
Ie la fruizione di servizi per
l'infanzia, anche per i bimbi pill
piccoli, non e da considerarsi
una possibilita cui ricorrere in
caso d'assoluta necessitd ma
una condizione normale di affian
camento dei genitori nelloro ruo
10 educatioo, percbe «una carret
ta formazione richiede che il
bambino trascorra parte del suo
tempo can i coetanei- 03,3%),
mentre poco rilevante appare la
convinzione che il bambino -deue
trascorrere parte della giornata
fuori dell'ambiente familiare-
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(4,8%). Il dopo scuola e invece
considerata una soluzione cui
ricorrere solo in caso di neces
sua e non un naturale prolunga
menta della giornata scolastica.
il 70% circa delle intervistate che
non ne usufruisce 10 fa -percbe
non ne ha bisogno-.

La uicinanza all'abitazione
gioca il ruolo principale nella
scelta della scuola cui iscrivere il
figlio. Chi opta per una struttura
pubblica considera determinante
anche il costa eccessivo delle
strutture private (69,2%) e assu
me spesso una posizione «di
principia» in favore del pubblico
(<<e pill corretto affidare il bambi
no a una struttura pubblica-,
63, 7%), mentre chi sceglie una
struttura privata 10 fa soprattut
to per garantirsi una maggiore
flessibilitd del servizio (64,5%).

Si epoi chiesto alle intervista
te di riassumere il giudizio sui
servizi di custodia all'infarizia
indicando puntiforti e punti criti
ci dei nidi e delle materne. Per
alcune voci proposte vi e con
cordanza di giudizio: il casto
elevato come punta critico delle
struttureprivate, bilanciato dalla
flessibilita dell'orario e
dall'atterizione alle esigenze dei
bambini; l'ottima preparazione
delle educatrici e la qualitd dei
programmi educatiui, punta di
forza del pubblico. I nodi critici
delle strutture pubbliche sono
invece diversi per nidi e materne:
per i primi, poca flessibilita
dell'orario e scarsa disponibilita

di spazi verdi; per le seconde,
qualitd dei pasti insoddisfacente
e condizioni precarie dell'edifi
cia e dei locali.

Fra i vari interventi ipotizza
bili per migliorare l'organizza
zione e il funzionamento dei ser
vizi comunali per l'infanzia,
emerge l'urgenza della riduzione
delle liste d'attesa, da ottenersi
pero can la creazione di struttu
re pill piccole e pill diffuse sui
territorio e non can un aumento
del numero di bambini per strut
tura (intervento che, al contrario,
appare inviso alle interuistate),

Le valutazioni date a servizi
educatioi per l'infarizia istituiti
secondo modelli organizzativi
-nuoui-, gia esistenti in citta a in
altri grandi comuni italiani a
all'estero, come i "nidi in fami
glia- e i nidi con frequeruza part

time, indicano che l'ipotesi di
-nido in famiglia- (di cuiperaltro
solo un quinto delle intervistate
ha sentito parlare) non riscuote
grandi consensi, mentre e
apprezzata l'ipotesi di incenti
vazione dei nidi aziendali e di
nidi dove i bambini possano tra
scorrere un numero limitato di
are al giorno.

In particolare - nonostante un
quarto delle madri ritenga il nido
in famiglia un buon modo per
aumentare la flessibilita dei servi
zi - si nota una presa di posizio
ne piuttosto decisa nei confronti
dell'ente pubblico cbe, a giudizio
del 46% circa delle interuistate,
dovrebbe farsi esclusivo carico
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dei seruizi educativi; le intervista
te esprimono anche un grado
d'accordo elevato (65%) con
l'affermazione secondo la quale
-dourebbe essere impiegato solo
personate projessionalmente
qualificato-, per questa gruppo
di madri non sarebbe sufficiente
ne una formazione specificamen
te seguita per l'occasione ne tan
tomeno unajorte motivazione del
personale impiegato.

Dall'indagine emergono can
chiarezza anche la difficolta di
conciliare attiuitd lauoratiua e
bisogni di cura dei figli e una
diuisione del lauoro che rimane
rigida secondo il genere. Le inter
vistate dicbiarano, infatti, di

essere molto pii; impegnate nel
lavoro di cura deifigli rispetto ai
loro parter. L'ampliamento dei
congedi retribuiti di lungo perio
do ai padri non e giudicato un
intervento risolutiuo (anche se e
giusto che questa possibilita,
cosi come le altre agevolazioni
che la legge concede alta lavora
trice madre, sia estesa anche ai
padri. 96,9%), rna solo it 19%
ritiene che dopa la nascita dei
figli la donna debba continuare a
lavorare come prima: la maggior
parte (76%) considera desidera
bile una ridu.zione oraria a
un 'interruztone per qualche anna
dell'impegno lauoratiuo. La com
binazione ottimale tra numero di

figli e tempi di lavoro e, infatti,
ritenuta quella di due bambini e
lavoro part-time,' segue, in termi
ni di preferenze, it figlio unico
insieme a un impegno lauoratiuo
sempre ridotto.

Si e cbiesto aile interuistate
quale tipo dinteruertto ritenesse
ro piii irnportanteper attenuare i
problemi dei genitori che lauora
no. Le risposte pongono in primo
piano una rete piit efficiente ed
estesa di servizi all'infarizia e
una migliore organizzazione e
flessibilita del lauoro, mentre
l'erogazione di un'indennita di
maternita e di assegni jamiliari
piu cospicui sono giudicati di
minore rileuan.za (Tauola 5.10).

Tavola 5.10 - Madri di bambini da 0 a 5 anni iseritti all'asilo nido 0 alla seuola materna rrel cornu
ne di Milano per interventi auspicati per migliorare l'organizzazione e il funziona
mento dei servizi eomunali per l'infanzia (composizione percentuale)

INTERVENTI AUSPICATI

Pili posti nei nidi, scuole materne, strutture per l'infanzia

Maggiore flcssibilita dcll'orario di lavoro

Sviluppo del lavoro part-time

Ampliamento dei eongedi di lungo periodo retribuiti
(parzialmentc 0 totalmente) aile madri

Ricerca di nuove rnodalita di erogazione dei servizi per !'infanzia
(nidi in famiglia, convenzioni con strutture private eccetera)

Aumento degli assegni familiari

Aumento dell'indennita di maternita

Armonizzazionc degli orari di scuole diverse

Ampliamento dei congedi di lungo periodo retrihuiti
(parzialmente 0 totalmentc) ai padri

Totale

Fonte: Comune di Milano - Settore statistica. Indagine sui servizi comunali per I'infanzia - Anno 1998
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5.2.] Oltre la scuola

Se consideriamo le principali figure di coetanei
con cui i bambini possono trovarsi a condividere
illoro tempo - fratelli, cugini, amici e compagni di
scuola - si puo rilevare come gran parte dei bam
bini da 3 a 13 anni puo giovarsi di una discreta
varieta di relazioni, pur in presenza di una ridotta
rete di coetanei in ambito familiare. Infatti, circa
1'80% dei bambini di questa fascia di eta mantiene
relazioni costanti con almeno tre delle precedenti
tipologie; a partire dai 6 anni, la quota tende ad
aumentare al crescere dell'eta.

L'analisi dal punto di vista territoriale mostra
uno svantaggio per i bambini del Centro-nord e
per quelli che abitano nelle grandi citra. Se, infatti,
consideriamo solamente i bambini che si trovano
nella condizione ottimale - che frequentano la
scuola, hanno fratelli, incontrano cugini almeno
una volta al mese e amici almeno una volta a setti
mana - si osservano valori che dal 45,8% per i
bambini del Sud arrivano al 35,1% per quelli del
Centro; contemporaneamente, si passa da valori
del 44,5% nei comuni di piccole dimensioni fino
ad un minimo del 31,5% nei comuni centro delle
aree metropolitane.

Anche la tipologia farniliare in cui il bambino e
inserito risulta una importante fonte di variabilita
relazionale, non solo riguardo - come e intuitivo 
alle figure adulte, rna anche rispetto ai pari. Se con
frontiamo la situazione dei bambini che vivono con
un solo genitore rispetto a quelli che vivono con
madre e padre in una famiglia pili "tradizionale", si
osserva un chiaro svantaggio per i primi. Ben il 33%
dei bambini in famiglie monogenitore conta non
pili di due tipi di relazioni con i coetanei rispetto al
12,1% di coloro che vivono con padre e madre.

Sono soprattutto i bambini che non hanno fra
telli a presentare un maggior rischio di svantaggio
relazionale, anche perche essere figlio unieo ten
de anche a far aumentare le probabilita di non ave
re cugini da frequentare, e non solo nei primissimi
anni di vita (Tavola 5.11). Tra i bambini da 6 a 13
anni possiamo osservare come i figli unici abbia
no, e al contempo frequentino, anche un minor
numero medio di cugini.

Se i figli unici risultano svantaggiati sul piano
della rete parentale, emerge la tendenza da parte
dei genitori a favorire una pili ampia rete di rela
zioni all'esterno delle mura domestiche. Gia dai 3
ai 5 anni i figli unici vanno alla scuola materna in
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misura superiore ai loro coetanei, Sl mcontrano
pili spesso con altri bambini al di fuori della scuo
la e frequentano corsi extra-scolastici nel 13% dei
casi (Tavola 5.12). Nelle classi di eta successive que
sta tendenza si mantiene e sono in particolare i
corsi extra-scolastici ad essere molto presenti,
coinvolgendo i figli unici in una percentuale supe
riore di oltre dieci punti rispetto ai bambini con
fratelli

Emergono differenze di un certo rilievo a
seconda della ripartizione geografica. Sono molto
pili frequenti in proporzione i bambini del Sud e
delle Isole che frequentano cugini, i bambini resi
denti nel Centro e nel Nord del paese partecipano
invece in percentuale molto pili elevata a corsi
extra-scolastici e mostrano una maggiore frequen
tazione di coetanei, anche se con differenze pili
contenute.

Il ruolo sempre pili importante assunto dalla
scuola e dai corsi frequentati al di fuori dell'orario
scolastico, come contesti di socializzazione dei
pili giovani, non impedisce che ancora molti bam
bini si misurino con i loro pari in ambiti pili tradi
zionali come la strada, i cortili, la parrocchia. Infat
ti, suI complesso dei bambini da 6 a 13 anni, ben il
65,7% trascorre qualche ora del suo tempo libero,
e almeno una volta alla settimana, in strada 0 in cor
tili condominiali, mentre il 44,7% frequenta la par
rocchia. I bambini che frequentano strada 0 corti
li si presentano in proporzioni pressoche analo
ghe nel Nord e nel Sud, mentre i livelli pili bassi si
ritrovano nel Centro. La dimensione demografica
dei comuni costituisce, ovviamente, un fattore
influente sull'abitudine di giocare fuori casa: con
livelli sempre pili bassi passando dai comuni di
piccole dimensioni ai centri delle aree urbane. La
frequentazione della parrocchia e maggiore nel
Nord e nei comuni di piecole dimensioni.

Infine, va segnalato che, anche per i giovanissi
mi, uno tra i luoghi emergenti di aggregazione e
costituito dalle sale giochi che sono frequentate
almeno una volta a settimanadall'8,9% dei bambi
ni tra 6 e 13 anni. Tale percentuale sale al 13,90/0 se
si considera solo la classe di eta 11-13 anni. L'anali
si dei dati sembra suggerire l'esistenza di una rela
zione tra la frequentazione di questi luoghi e con
dizioni socio-economiche pili svantaggiate. Le sale
giochi sono frequentate, infatti, pili frequente
mente dai bambini del Sud e da quelli che risiedo
no nei piccoli centri, nonche dai figli di donne con
titolo di studio pili basso (l0,5%) si tratta proprio
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en Tavoia 5.11 - Indicatori suI contesto di socializzazione dei bambini da 6 a13 anni, per condizione, classi di eta, ripartizione
~ geografica e tipo di comune - Anno 1998 (per 100 bambini con le stesse caratteristiche)

s;
N. media 1'\. medio di FREQUENTA1'\O" CONDIZIONE Frequentano Frequentano N. medio N. medio di cugini-o

0 DEI BAMBINI cugini(a) coetanei (b) di cugini frequentati (a) di coetanei coetanei frequentati (b) Corsi dentro Associazioni Salegiochi Strada Parrocchiasc
>-oj

0 o fuori la scuola o cortile
~
Z CLASSI Dr ETA'Ii:
[;; 6-10 anni
'D Figli unici 73,6 72,9 5,2 3,1 4,3 3,2 57,8 9,9 4,6 61,9 37,4'D
ex Almeno un fratello 80,6 68,8 7,4 4,6 4,1 2,9 43,7 10,8 6,2 62,6 43,0

Totale 79,2 69,6 7,0 4,3 4,2 2,9 46,4 10,6 5,9 62,4 41,9
11-13 anni

Figli uniei 69,3 78,6 4,8 2,8 5,4 4,3 62,0 12,9 9,4 67,0 45,5
Almeno un fratello 80,6 79,5 8,4 4,8 5,3 4,2 51,4 14,2 14,8 71,9 49,9
Totale 77,8 79,4 7,8 4,5 5,3 4,2 53,1 14,0 13,9 71,2 49,2

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Nord-ovest

Figli unici 66,0 78,1 4,6 2,5 4,7 3,7 64,9 6,5 5,0 58,2 44,2
Almeno un fratello 77,6 78,1 6,2 3,8 5,4 4,2 60,7 13,5 4,3 67,5 52,8
Totale 74,5 78,1 5,8 3,4 5,2 4,0 61,8 11,6 4,5 65,0 50,5

Nord-est
Figli unici 71,8 82,4 4,7 2,9 4,2 3,5 66,4 14,7 4,2 72,2 43,6
Almeno un fratello 75,5 82,2 6,7 3,3 4,6 3,8 65,6 17,7 6,8 68,6 47,7
Totale 74,6 82,2 6,2 3,2 4,5 3,8 65,8 17,0 6,2 69,5 46,7

Centro
Figli unici 68,6 76,9 4,3 2,6 5,0 4,0 63,8 10,2 7,0 53,3 27,1
Almeno un fratello 71,0 75,6 5,6 3,3 4,7 3,6 56,1 9,2 10,8 61,5 37,6
Totale 70,4 75,9 5,3 3,1 4,8 3,7 57,1)- 9,4 9,9 59,6 35,2

Sud VI

Figli unici 76,0 64,6 6,3 3,9 5,1 3,3 47,7 12,3 9,8 75,9 42,0 'Tj

Almeno un fratello 86,8 63,9 9,5 6,1 4,2 2,7 33,4 10,8 14,3 68,2 45,0 >-
Totale 85,9 64,0 9,2 5,9 4,3 2,7 34,6 10,9 14,0 68,8 44,8 :::;:

Isole C;
Figli unici 75,4 58,4 6,8 4,5 4,6 2,8 33,0 16,4 7,0 68,9 45,2 t:
Almeno un fratello 84,8 76,0 9,1 5,4 4,3 3,3 32,8 11,4 6,1 62,5 44,8 ?
Totale 83,6 73,8 8,8 5,3 4,4 3,2 32,8 12,1 6,3 63,3 44,8 0

~

Centri delle aree metropolitane Z
66,4 63,6 6,6

tn
Figli unici 76,3 5,5 2,2 4,8 3,8 2,7 39,3 29,2 [::Almeno un fratello 74,9 67,8 8,6 4,5 4,5 3,2 424 6,9 4,7 447 33,2

47;3 43;4
N

Totale 72,9 69,8 7,9 4,0 4,6 3,3 6,8 4,3 32,3 0
TOTALE 3;

Figli unici 70,2 74,8 5,0 3,2 4,8 3,7 59,2 10,9 6,2 63,6 40,1 tn
Almeno un fratello 80,6 72,9 7,8 4,8 4,6 3,4 46,7 12,1 9,5 66,2 45,7 j
Totale 78,7 73,3 7,5 4,6 4,6 3,4 48,9 11,9 8,9 65,7 44,7 C/)

en

Fonte: Istat, Indagine multiseopo. Famiglia, soggetti sociali e eondizione dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)
C..,
0

(a) Almeno una volta al mese. i'l
(b) Almeno una volta alia settimana. tn

t""
>-
N

0
N

Z
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Tavola 5.12 - Bambini da 3 a 5 anni che frequentano cugini e/o coetanei e seguono corsi extra-scola
stici per condizione - Anno 1998 (per 100 bambini della stessa eta)

CONDIZIONE Frequenta Frequenta Frequenta corsi
DEI BAMBINI cugini (a) coetanei Cb) extra-scolastici

Figli unici 67,8 50,2 13,0
almeno un fratello 76,6 42,5 9,7

Totale 73,7 45,0 10,8

Fonte: Istat, Indagine multiscopo. Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)

(a) Almeno una volta al mese.
(b) Almeno una volta alla settimana.

dei contesti sociali e geografici che si associano
anche alla minore partecipazione dei ragazzi a
corsi e ad associazioni culturali 0 ricreative.

5.2.4 Con il padre e con la madre: una rela
zione asimmetrica

llonostante la riduzione della fecondita e la
sernpre maggiore partecipazione delle donne al
mere, to del lavoro abbia avuto profondi effetti
sull'organizzazione dei tempi di vita dei membri
della famiglia, la coppia appare ancora asirnmetri
ca nella divisione del lavoro familiare e nella cura
dei figli, sebbene emergono segnali di novita
nell'impegno paterno.

Madri e padri nel lavoro di cura

Pili del 50% delle donne occupate con bimbi tra
o e 2 anni lavora complessivamente 60 ore 0 pili a
settimana se si somma il lavoro familiare a quello
extra-domestico. I padri di bambini tra 0 e 2 anni
che lavorano questo stesso numero di ore non
superano invece il 21,4%. Il carico complessivo sul
Ie donne lavoratrici e analogo per Ie impiegate, le
operaie, le dirigenti 0 le imprenditrici e anche per
le madri lavoratrici con figli pili grandi. I padri pili
collaborativi risultano essere gli impiegati, quelli
meno coinvolti i lavoratori in proprio e gli operai.

Relativamente ai bimbi pili piccoli (0-2 anni), si
os serva come, con frequenza quotidiana, il 19,2%
riceve da mangiare dai padri, il 23,9% viene messo
a letto, il 15,7% e vestito, il 7,7% e lavato con un
bagno e il 18,4% e pulito anche con il cambio del
pannolino (Tavola 5.13). Tali percentuali risultano
tutte piu alte nel caso in cui la donna sia occupata:
circaun quarto riceve da mangiare dai padri quoti-
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dianamente ed evestito e pulito anche con il cam
bio del pannolino, il 30% e messo a letto dal
padre. Al crescere del titolo di studio il coinvolgi
mento paterno nellavoro di cura tende ad aumen
tare, mentre le differenze territoriali riservano
qualche sorpresa rispetto alle aspettative. Seppu
re il Sud si collochi all'ultimo posto in graduatoria
per frequenza di tutte le attivita di cura da parte dei
padri e il Nord-ovest e il Nord-est presentino
valori sempre superiori alla media sono le Isole a
primeggiare, soprattutto la Sardegna. Il maggiore
coinvolgimento del padre nella cura del bambino,
pur riguardando ancora una parte limitata di padri,
comincia a diffondersi in tutte le zone del paese
(Tavola 5.13),

La transizione verso nuovi modelli di identita
maschile e fernrninile e comunque ancora agli inizi
e COS! la madre rimane la figura che pili spesso si
affianca ai bambini nei diversi momenti della vita
quotidiana. Anche nel seguire i figli nel rendimen
to scolastico, il ruolo della madre e assolutamente
prevalente. Solo il 13,1% dei bambini e seguito dal
padre mentre fa i compiti e il 40% dalle madri. I
bambini sono pili seguiti dalla madri lavoratrici
nei compiti rispetto alle casalinghe (37,20/0 contro
30,7%).

Anche l'andamento scolastico nel suo comples
so continua ad essere seguito sostanzialmente dalle
madri (65,6%) che se ne fanno carico in modo esclu
sivo anche quando lavorano. Sono loro infatti che
intrattengono i rapporti con gli insegnanti. I bambi
ni seguiti solo dal padre sono sono il 14,3% e il 14,6%
da padri e madri. Rispetto alle famiglie in cui la
madre e casalinga, quelle in cui la madre lavora vedo
no comunque un maggiore coinvolgimento dei
padri, sia esclusivo sia condiviso.

Il coinvolgimento dei padri nei momenti di
gioco dei figli risulta pili elevato che nel lavoro di
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5. FAMIGLIA, GENERAZIONI E TESSUTO RELAZIONALE

Tavola 5.13 - Bambini da 0-2 anni per eta, titolo di studio, ripartizione geografica e tipo di comune di
residenza dei padri coinvolti tutti i giorni nellavoro quotidiano di cura -Anno 1998 (per
100 bambini della stessa eta)

CARATTERISTICHE DEL PADRE Glida da Lo mette Lo veste Gli cambia Glifa
mangiare aletto il pannolino il bagno

CLASSI DI ETA'
25-34 anni 21,0 25,4 15,8 19,1 9,3
35-44 anni 19,0 24,9 17,0 19,4 6,5

TITOLO DI STUDIO
Laurea/diploma 2,5 28,1 20,2 24,2 9,0
Media 18,6 22,9 14,1 16,0 7,4
Elementare/senza titolo 11,2 15,9 5,7 4,9 5,1

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Nord-ovest 24,1 27,5 21,1 23,6 8,7
Nord-est 22,7 26,4 20,1 23,7 12,8
Centro 21,0 24,5 16,5 20,4 9,3
Mezzogiorno 10,1 17,0 7,2 9,2 3,9

Centri delle aree metropolitane 25,5 29,7 20,1 22,0 7,3

Fonte: Istat, Indagine multiscopo. Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzla - Anno 1998 (dati provvisori)

cura. Il 39,9% dei bimbi da 3 a 5 anni gioca tutti i
giorni con il proprio papa, quota che diventa il
24,4% per coloro che hanno da 6 a 10 anni e il 9,9%
per quelli da 11 a 13 anni. Se si aggiunge che ben il
40,8% dei bambini gioca con il proprio padre
qualche volta a settimana e che solo 1'1,9%non gio
ca mai con il padre, il coinvolgimento nell'attivita
ludica dei bambini - sebbene non raggiunga il
livello della madre - appare complessivamente
piuttosto alto. Il gioco con la madre coinvolge tut
ti i giorni la maggioranza dei bambini, arrivando al
72,6% per quelli da 3 a 5 anni. Giocano di pili con i
figli le casalinghe rispetto aile occupate e la distan
za aumenta al crescere dell'eta del bambino
(Tavola 5.14 e Tavola 5.15),

Per saperne di pin

Sono un 1 milione e 900 mila gli individui per i
quali si e verificata la rottura di un'unione coniuga
Ie, il 74% dei quali ha almeno un figlio. Rispec
chiando la distribuzione territoriale del comples
so dei separati, divorziati ed ex divorziati, la mag
gioranza di questi individui vive nel Nord del pae
se dove e pili elevata l'instabilita coniugale, mentre
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la restante parte si distribuisce per il 27,60/0 al Cen
tro e per il 20,3% al Sud.

Tra le donne separate che hanno figli solo un
quarto non vive pili insierne a loro, mentre tra gli
uomini tale percentuale sale al 56,1%. Dal mornen
to che nella maggior parte dei casi Ie donne conti
nuano a vivere con i figli anche dopo la separazio
ne, le madri separate che non risiedono pili insie
me ai figli presentano una struttura per eta molto
pili anziana rispetto a quella dei padri. In realta, si
tratta per 10 pili di madri che hanno visto uscire i
propri figli dalla famiglia una volta diventati adulti.
La maggioranza dei padri ha figli tra °e 24 anni,
mentre ben 1'84,3% delle madri ha figli con 25 anni
e pili. L'elemento pili critico che emerge nel rap
porto genitori-figli e dato dal 25,7% dei padri che
vede i figli non pili di qualche volta all'anno,

Il livello socio-culturale del genitore e uno dei
fattori che influisce maggiormente sull'intensita
delle relazioni con i figli. Quanto pili spesso il geni
tore ha compiuto studi superiori, tanto pili alta e la
probabilita che egli mantenga contatti regolari
con i figli. Infatti, il 55,8% dei genitori con diploma
o laurea contro il 41,4% degli altri vede i figli alme
no qualche volta a settimana. Lo stesso puo dirsi
per i contatti telefonici; si sentono con i figli tutti i
giorni il 38,3% dei laureati 0 diplomati, contro il
17,3% dei genitori con titolo di studio pili basso. Il
ruolo di genitore dopo la separazione e gestito,
dunque, con maggiore difficolta in presenza di
basso titolo di studio. Dal punto di vista territoria-
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Tavola 5.14 - Bambini da 6 a 13 anni per classe di eta secondo la condizione lavorativa della madre, it
genitore con cui fanno i compiti 0 che ha contatti con gli insegnanti - Anno 1998 (per 100
bambini della stessa eta)

CONDIZIONE LAVORATIVA DELLA MADRE

Madre che lavora Madre casalinga Totale

6-10 anni 11-13anni Totale 6-10 anni 11-13 anni Totale 6-10 anni 11-13anni Totale

FANNO I COMPITI
can mamma 71,4 37,2 58,1 71,9 30,7 54,7 71,6 33,5 56,3
can papa 26,0 14,2 21,2 15,4 10,0 13,2 20,4 11,7 16,9

HANNO CONTATTO
CON GLI INSEGNANTI

la mamma 65,1 59,5 62,6 71,7 67,3 69,8 68,8 64,1 66,5
il papa 12,5 15,3 13,6 8,9 11,3 9,8 10,6 13,1 11,5

Fonte: Istat, Indagine multiscopo. Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)

Tavola 5.15 - Bambini da 6 a 10 anni per classe di eta che giocano con it padre 0 con la madre tutti i
giorni per ripartizione geografica, eta del genitore e titolo di studio - Anno 1998 (per
100 bambini della stessa eta)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

CLASSI DI ETA

TITOLI DI STUDIO

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud
Isole

CLASSI DI ETA'

25-34 anni
35-44 anni

TITOLl DI STUDIO

Laurea
Scuola media superiore
Scuola media inferiore

TOTALE

CLASSI DI ETA'

3-5 anni 6-10 anni

GIOCANO CON GIOCANO CON

Madre Padre Madre Padre

71,8 45,8 40,9 24,3
69,2 48,4 37,1 23,9
74,4 36,9 46,3 29,0
74,0 36,0 49,6 23,7
71,8 32,4 42,9 21,3

75,8 44;6 53,0 35,7
69,6 40,2 40,2 24,0

70,2 38,5 39,4 22,1
73,6 40,6 44,2 24,9
72,0 44,2 45,9 26,4

72,6 39,9 44,3 24,4

Fonte: Istat, Indagine multiscopo. Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)

le va sottolineato che seppure nel Sud siano di
me no i separati, essi si vedono anche meno fre
quentemente con i lora figli. A tale praposito va
sottolineato come nel Sud la percentuale di sepa
razioni giudiziali sia piu alta della media nazionale
e, quindi, espressione di un elevato livello di con
flittualita tra gli ex coniugi che potrebbe riflettersi
anche nel rapporto dei padri con i figli.
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5.3. Genitori e figli adulti

5.3.1 La coabitazione con i genitori al
momento delle nozze: un residuo del
passato

Le nozze coincidono normalmente con l'uscita
dalla famiglia di origine; tuttavia un piccolo seg-
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mento di coppie - seppure notevolmente limitato coniugi, per Ie coppie sposate tra il 1986 e il 1998,
rispetto al passato - sceglie ancora oggi di condivi- la percentuale di colora che non lasciano la fami-
dere con i genitori l'abitazione subito dopo il glia di origine di almeno uno dei partner e pari al
matrimonio. Edunque interessante soffermarsi su 10,9% (Tavola 5.16).
quanto tale fenomeno risulti diffuso e sulle motiva- Via via che si passa dalle generazioni pili anziane
zioni che ne sono alla base. Se per Ie coorti che a quelle pili giovani, diminuisce la frequenza di cop-
hanno contratto matrimonio prima del 1955 tale pie che fanno questo tipo di scelta e tendono a
modalita di residenza riguardava quasi il 40% dei ridursi le differenze territoriali. Tra le coorti soprav-

Tavola 5.16 - Coppie coniugate rilevate ne11998 per residenza al momento del matrimonio rispetto ai
genitori di lui 0 di lei per ripartizone geografica (per 100 coppie coniugate)

RESIDENZA AL MOMENTO DEL MATRIMONIO

ANNIDI Insieme ad Insierne ai Insieme ai Entro lKm Entro lKm Entro lKm Entro lKm
MATRIMONIO un genitore genitori di lei genitori di lui da almeno dai genitori di lei dai genitori di lui dai gcnitori di lui

un genitore e dai genitori di lei

Nord-ovest

prima del 1955 32,5 10,8 21,7 41,7 32,0 25,0 15,3
dal 1956 al 1965 24,1 7,3 16,8 43,5 29,3 29,6 15,4
dal 1966 al 1975 13,7 6,3 7,4 42,9 26,2 25,9 9,2
dal 1976 al 1985 13,1 6,1 7,0 49,1 29,3 31,8 12,0
dal 1986 al 1998 7,2 2,5 4,7 48,3 29,8 30,0 11,5

Totale 16,2 6,0 10,2 45,3 28,9 28,6 12,2

Nord-est

prima del 1955 60,1 9,7 50,4 38,5 30,7 17,0 9,2
dal 1956 al 1965 47,0 9,8 37,2 30,6 22,0 17,4 8,8
dal 1966 al 1975 33,3 8,2 25,1 39,4 22,0 26,8 9,4
dal 1976 al 1985 25,7 10,3 15,4 44,2 21,9 31,1 8,8
dal 1986 al 1998 13,0 5,2 7,8 51,2 29,3 32,6 10,7

Totale 33,5 8,5 25,0 41,1 24,7 25,8 9,4

Centro
prima del 1955 55,4 15,2 40,2 33,8 26,2 17,6 10,0
dal 1956 al 1965 36,7 9,6 27,1 29,7 19,5 17,6 7,4
dal 1966 al 1975 29,3 6,6 22,7 34,1 24,7 22,6 13,2
dal 1976 al 1985 20,1 8,1 12,0 40,8 24,8 27,4 11,4
dal 1986 al1998 13,0 6,0 7,0 41,1 26,9 26,8 12,6

Totale 28,5 8,5 20,0 36,3 24,5 22,9 11,1

Mezzogiorno
prima del 1955 21,8 8,0 13,8 47,9 36,1 37,3 25,5
dal 1956 al 1965 17,2 5,5 11,7 44,2 34,2 32,3 22,3
dal 1966 al 1975 12,5 5,8 6,7 47,0 35,7 35,5 24,2
dal 1976 al 1985 11,5 4,7 6,8 52,8 38,0 38,3 23,5
dal 1986 al 1998 11,3 5,1 6,2 58,2 38,4 41,2 21,4

Totale 13,7 5,5 8,2 51,0 36,7 37,4 23,1

rtalia
prima del 1955 39,7 10,7 29,0 41,3 31,8 25,8 16,3
dal 1956 al 1965 29,2 7,7 21,5 38,4 27,3 25,5 14,4
dal 1966 al 1975 20,1 6,6 13,5 41,8 28,2 28,5 14,9
dal 1976 al 1985 15,9 6,6 9,3 48,1 30,6 33,4 15,9
dal 1986 al 1998 10,9 4,6 6,3 51,3 32,5 34,2 15,4

Totale 21,0 6,8 14,2 44,8 30,0 30,1 15,3

Fonte: Istat, Indagine multiscopo. Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)
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viventi pili anziane ben il 60,1% di quelle del Nord
est e il 55,4% di quelle del Centro continuavano a
vivere con i genitori dopo le nozze, mentre nel
Mezzogiorno - dove anche nel secolo scorso era pili
frequente la consuetudine a risiedere in una abita
zione diversa da quella dei genitori - questa realta
riguardava solamente il 21,8% dei coniugi. Per Ie
coorti pili recenti oscilla da un minima del 7,2% nel
Nord-ovest a un massimo del 13% nel Nord-est e
nel Centro. Tende invece ad aumentare il numero di
coppie che scelgono di risiedere molto vicino ai
genitori. Infatti, passando dalle coorti matrimoniali
pili anziane a quelle di recente costituzione, si osser
va un aumento di 10 punti nella percentuale di colo
ro che scelgono un'abitazione collocata entro un
chilometro da quella della famiglia di origine. Seb
bene tale aumento compensi solo parzialmente la
dirninuzione della coabitazione, ben il 51,3% dei
coniugi che si sono sposati nell'ultimo decennio
hanno scelto questa modalita di residenza.

I motivi della coabitazione con i genitori

Quali sono i motivi che spingono Ie coppie di
nuova costituzione ad intraprendere la vita coniu
gale insieme ai propri genitori? E quali differenze
si presentano oggi rispetto al passato? Sono pre
valentemente ragioni di tipo economico a tratte
nere i figli sposati nell'abitazione dei genitori e cia

- sebbene valga in misura notevolmente superiore
per quelle pili vecchie - si riscontra per tutte le
coorti di matrimoni (Tavola 5.17).

L'impossibilita di mantenersi viene infatti indica
ta dal 43,6% delle coppie sposatesi prima del 1955,
rna riguarda anche quasi un terzo delle coppie pili
recenti. I problemi legati alla difficolta di trovare
un'abitazione acquistano con il passare degli anni
maggiore rilevanza e arrivano a interessare pili del
20% delle coppie sposatesi nell'ultimo ventennio.
Nello stesso tempo, aumenta anche la quota di chi
dichiara di aver fatto questa scelta nell'attesa che la
futura abitazione si rendesse disponibile. Tendono
invece ad assumere meno peso motivazioni quali il
piacere di vivere insieme ai propri genitori e le
situazioni di bisogno in cui versano i genitori stessi.
Cia fa intravedere un cambiamento delle caratteri
stiche del fenomeno. La coabitazione con i genito
ri dopo le nozze tende ad emergere come model
10 transitorio che riguarda solo una fase del ciclo di
vita familiare, basato sulla necessita.

Se consideriamo infatti le coorti che hanno
contratto matrimonio tra il 1986 e il 1990
0.543.000 coppie) e confrontiamo la loro situa
zione al momenta delle nozze con quella rilevata
al 1998, si puo osservare come tra coloro che abi
tavano con i genitori - pari al 11,1% - solo un terzo
conserva a distanza di 8-12 anni 10 stesso tipo di
sistemazione abitativa, mentre un altro terzo si e
trasferito in una nuova abitazione situata entro un

Tavola 5.17 - Coppie coniugate rilevate nel 1998 che sono andate a vivere con i genitori al momento
del matrimonio per motivi della coabitazione, ripartizione geografica e anno di matrimo
nio (per 100 coppie coniugate)

MOTIVI DELLA COABITAZIONE
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE Non avevano la Non riuscivano Stavano aspettando la Faceva piacere vivere I genitori avevano
ANNI DI MATRIMONIO possibilita di mantenersi a trovare casa futura abitazione insieme ai genitori bisogno di lora

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Nord-ovest 30,0 19,1 10,9 19,9 20,3
Nord-est 31,0 17,5 11,0 17,6 27,2
Centro 32,0 12,8 10,0 25,6 21,8
Mezzogiorno 41,9 17,9 17,2 10,9 14,7

ANNI DI MATRIMONIO
prima del 1955 43,6 14,0 4,4 18,8 22,4
dal 1956 al 1965 37,4 13,3 8,1 20,1 24,0
dal 1966 al 1975 26,5 16,7 15,2 18,2 25,5
dal 1976 al 1985 24,8 22,3 19,6 18,4 13,6
dal 1986 al 1998 31,3 21,4 19,0 16,0 18,2

Totale 33,6 16,7 12,2 18,6 21,4

Fonte: Istat, Indagine multiscopo. FamigJia, soggetti sociaJi e condizione deJl'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)
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Al contrario di quanto sue
cede in molti altri paesi, dove
in termini di vicinanza abitatiua
si registrano spesso relazioni
asimmetriche a vantaggio del
versante familiare materno, in
Italia il sistema parentale pre
senta una tendenza alla patrili
nearitd cbe, tuttavia si fa sem
pre rneno marcata nel corso
del tempo. Il 29% delle coppie
sposatesi prima del 1955
risiedeva al momenta del
matrimonio con i genitori del
marito, contro solo un 10, 7%
che andava ad abitare con
quelli della moglie. Ovviamente,
nelle aree del paese dove piu
frequentemente si seguiva la
regola di residenza patrilocale
le dif.ferenze erano pit; spicca
teo Nel Centro piic del 40% del
le coppie restava nella casa
dei genitori di lui e nel Nord-est
tale scelta era operata da piu
della meta dei coniugi contro
solo il 9, 7% che sceglieva di
risiedere insieme ai genitori di
lei. Chi invece si e sposato in
Italia negli ultimi anni va ad
abitare con i genitori di lui nel
6,3% dei casi e per iI4,6% con
quelli di lei. Tra le coppie che

La patrflinearfta
fissano la loro dimora entro un
chilometro dalla casa dei geni
tori non si conferma una mag
giore propensione a restare
vicino a quelli del marito. Le
quote di coppie, nell'uno e
nell'altro caso, si mantengono
simili e pressocbe costanti in
tutte le coorti di matrimonio,
cosi come la quota di coloro
che restano in prossimita di
entrambe Ie famiglie di origine.
Quando pero si considerano
contemporaneamente sia la
coabitazione con i genitori, sia
la prossimita geografica della
residenza, la propensione alla
patrilinearitd si fa molto piu
evidente e arriva a riguardare
nelle regioni del Nord-est addi
rittura il 50,8% delle coppie,
contro il 33,2% di quelle che
scelgono di vivere insieme 0

vicine ai genitori di lei.
Se consideriamo il comples

so delle coppie coniugate
riguardo al modello di residen
za dopo le nozee, possiamo
individuare una graduatoria
delle regioni italiane (Tauola
5.18).

Le regioni in cui risulta 0 e
risultata in passato piu fre-

quente la convivenza con i
genitori sono quelle in cui tra
dizionalmente e piu diffusa la
coabitazione tra le generazio
ni: Umbria (42,6%), Toscana
(39, 7%) ed Emilia-Romagna
(393%). Le stesse regioni
rimangono in testa nella gra
duatoria che distingue le cop
pie a seconda che vadano 0

siano andate a vivere con i
genitori di lui 0 di lei. Tra le
regioni che mostrano la mag
giore frequenza di coppie che
vivono 0 hanno vissuto insieme
ai genitori della moglie al
momenta del matrimonio, va
segnalata la presenza dalla
Sardegna con il 7,9%. 5i con
fermano, quindi, i risultati di
numerose ricerche antropolo
giche che hanno mostrato in
questa regione una maggiore
tendenza alla matrilinearita.
Va infine osservato che le
regioni del Mezzogiorno, che
si mantengono in coda alla
distribuzione, presentano in
media la piu elevata frequenza
(51%) di coniugi che vivono
nello stesso caseggiato 0 entro
1 chilometro rispetto ad alme
no una dellefamiglie di origine.

Tavola 5.18 - Graduatoria deHe regioni secondo la percentuale di coppie rilevate ne11998 che
sono andate a vivere al momento del matrimonio con i genitori - (per 100 coppie
coniugate)

REGIONI Coppie che sono REGIONI Coppie che sono REGIONI Coppie che sono
andate ad abitare andate ad abitare andate ad abitare con

con i genitori di lei con i genitori di lui almeno un genitore

Toscana 12,1 Umbria 31,4 Umbria 42,6
Umbria 11,2 Emilia -Romagna 28,9 Toscana 39,7
Friuli-Venezia Giulia 10,9 Toscana 27,6 Emilia-Romagna 39,3
Emilia-Romagna 10,4 Abruzzo 27,5 Abruzzo 34,8
Liguria 10,1 Marche 26,9 Marche 35,0
Marche 8,1 Veneto 25,5 Veneto 32,4
Sardegna 7,9 Molise 24,7 Friuli 31,2
Abruzzo 7,3 Friuli-Venezia Giulia 20,3 Molise 27,9

Fonte: Istat, Indagine multiscopo. Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)
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chilometro. Tra coloro che abitavano VICInI ai
genitori e 1'83% a rimanere nella stessa situazione
e, infine, un quarto di coloro che abitavano pili
lontano si sposta in una residenza pili vicina. La
propensione ad affrancarsi dalla coabitazione si
concilia dunque con una marcata tendenza a man
tenere la prossimita geografica, confermando la
convergenza verso un modello residenziale che
privilegia situazioni di "autonomia nella vicinanza".

L'esistenza di un piccolo segmento di nuove
coppie che continua a scegliere la soluzione della
convivenza con i genitori e, quindi, di giovani che,
differentemente dalla maggior parte dei loro coeta
nei, sentono la necessita di sposarsi anche a casto di
rimanere nella famiglia di origine e spiegato in gran
parte dalle caratteristiche socio-economiche e cul
turali degli individui e dei contesti nei quali vivono.

Si tratta infatti spesso di individui appartenenti ai
ceti sociali meno elevati: i coniugi risultano meno
frequentemente entrambi occupati (40,2% contro
50,6%), hanno titolo di studio pili basso (34,3% con
almena un diploma contro 51,6%) e pili frequente
mente appartengono alla classe operaia.

5.3.2 La permanenza in casa dei giovani
adulti: un fenomeno emergente

La lunga permanenza dei figli adulti, celibi e
nubili, all'interno della famiglia e una caratteristi
ca peculiare del nostro paese. Nel giro di soli
otto anni, la percentuale di giovani tra 18 e 34
anni che vivono con i genitori e passata dal 51,8%
del 1990 al 58,8% del 1998, riguardando in com
plesso circa 8 milioni 229 mila individui. In parti
colare, i giovani di 20-24 anni che vivono in fami
glia risultano oggi pari all'88,4%, quelli da 25 a 29
anni il 58,3% e quelli di 30-34 anni il 21,9% (Tavo
la 5.19),

Anche se la crescita e generalizzata su tutto il
territorio e vale per entrambi i sessi, l'aumento
pili forte si e avuto nel Sud del paese e per Ie gio
vani donne.

11 matrimonio costituisce il principale motivo
dell'allontanamento dalla famiglia; riguarda i due
terzi dei giovani usciti da casa nel Centro e nel
Nord e quasi 1'81% di quelli del Mezzogiorno. Al
secondo posto si colloca la convivenza can un
partner che, a Nord, arriva ad interessare 1'11% dei
giovani tra i 25 e i 29 anni che sono usciti dalla
famiglia. Solo in piccola misura, e soprattutto
nell'area centro-settentrionale, si rilevano motiva
zioni come l'esigenza di autonomia, il lavoro e 10
studio. Va anche riferita la quota di giovani che
sceglie di vivere come single che passa per i 25
34enni dal 4,7% del 1990 al 5,3% del 1998. Accanto
alla prolungata permanenza nella casa dei genitori
si intravedono, quindi, anche se ancora debol-

Tavola 5.19 - Giovani da 18 a 34 anni che vivono nella famiglia di origine per c1asse di eta e sesso - Anni
1990 e 1998 (per 100 giovani dalle stesse caratteristicheJ

SESSO

Maschi
Femmine
Totale

Maschi
Femmine
Totale

CLASSI Dr ETA

18-19 ANN1 20-24 ANN! 25-29 ANN! 30-34 ANN! Totale

Anno 1990

98,8 88,4 50,0 17,8 59,1
94,8 70,8 28,1 9,6 44,5

96,8 79,6 39,0 13,7 51,8

Anno 1998

99,2 93,5 70,7 29,2 66,5
97,7 83,1 45,6 14,7 50,9

98,4 88,4 58,3 21,9 58,8

Fonte: Istat, Indagine multiscopo. Famiglia, soggetti sociali e condizioni dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)
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mente, segnali di un lieve avvicinamento ai model
li europei. Cia e particolarmente vero con riferi
mento alla pratica della convivenza prima del
matrimonio. Se per le coorti che si sono sposate
prima degli anni '80 la quota di matrimoni prece
duti dalla convivenza era pari al 20/0, tra quelle che
hanno contratto matrimonio nel decennio sue
cessivo essa sale al 7,7% e raggiunge il 13,7% per le
coppie coniugatesi negli anni '90.

Numerose sono le interpretazioni fornite per
spiegare il fenomeno della permanenza dei gio
vani in casa dei genitori. I problemi legati alle
difficolta di inserimento nel mondo del lavoro
non sembrano giustificare completamente la
consistenza del fenomeno. Nell'Italia centrale e
settentrionale, infatti, la condizione prevalente
del giovane che vive in famiglia e proprio quella
di occupato (57,2% nel Nord-ovest, 59,6% nel
Nord-est e 41,3% nel Centro), mentre nel Sud e
nelle Isole prevalgono le condizioni di studente
e disoccupato (rispettivamente il 32,1% e il
34,2%) (Tavola 5.20).

Del resto, tra le motivazioni addotte dai giovani
per giustificare la coabitazione con i genitori la

5. FAMIGLIA, GENERAZIONI E TESSUTO RELAZIONALE

mancanza di un'occupazione - sebbene nel Sud
sia indicata molto frequentamente (28,8%) - non e
in nessun caso quella pili citata (Tavola 5.21).
Anche la difficolta di trovare una casa viene segna
lata solo da una piccola parte dei giovani (il15,4%),
mentre pili spesso e la condizione di studente ad
impedire l'uscita dalla famiglia (30%).

II motivo pili ricorrente tra quelli indicati e
"sto bene COS!, mantengo la mia liberta", con
valori che vanno da un massimo del 57% dei gio
vani del Nord-ovest ad un minimo del 35,9% nel
Sud del paese. Le ragazze indicano questa moti
vazione in misura leggermente inferiore rispetto
ai ragazzi (44,8% contro il 49,2%), rna la differen
za si fa pili ampia fra i 30 e i 34 anni (46,8% con
tro il 57,7% degli uornini). All'aumentare dell'eta
coloro che restano in famiglia mostrano di tro
varsi a loro agio in misura via via crescente; ten
dono infatti a ridursi i motivi di tensione, mentre
aumentano i margini di autonomia. Sono pochis
simi quelli che dichiarano di trovarsi spesso in
disaccordo con i genitori e tale quota si riduce a
livelli minimi per i 30-34enni. Quasi la meta dei
giovani di questa eta puo rientrare liberamente a

Tavola 5.20 - Giovani da 18 a 34 anni che vivono nella famiglia di origine per ripartizione geografica,
sesso e condizione professionale - Anno 1998 (per 100 giovani dalle stesse caratteristicbe)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

CONDIZIONI PROfESSIONAL! Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole

Maschi

Occupati 63,0 64,6 47,4 31,8 31,9
Disoccupati 7,4 7,2 19,7 37,8 26,6

Studenti 23,6 21,8 27,0 23,2 31,9

Femmine

Occupate 49,6 52,9 33,4 13,9 17,4
Disoccupate 11,7 10,0 19,6 33,6 26,1

Casalinghe 0,9 1,3 0,6 10,7 7,7
Studentesse 33,7 33,6 42,2 37,0 42,0

Maschi e Femmine

Occupati 57,2 59,6 41,3 24,1 25,6
Disoccupati 9,3 8,4 19,6 36,0 26,4
Casalinghe 0,4 0,6 0,4 41,8 3,4
Studenti 28,0 26,8 33,5 29,1 36,4

Fonte: Istat, Indagine multiscopo. Famiglia, soggetti sociali c condizioni dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)
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Tavola 5.21 - Giovani da 18 a 34 anni che vivono con i genitori per motivo della permanenza in fami-
glia, ripartizione geografica e sesso - Anno 1998 (per 100 giovani dalle stesse caratteristi-
che)

MonVI

RIPARTIZIONI Sto Sto bene Non me la Dovrei Non travo Non travo I miei genitori I genitori Altro
GEOGRAFICI-IE studiando cosi, ho la sento di rinunciare a lavora casa se ne hanno

mia liberta andarmene trappe cose dispiacerebbero bisogno di me
SESSO

NORD-OVEST

Maschi 22.5 60.1 7.0 5.2 6.3 15.3 4.4 2.8 3.6
Fernmine 31.8 52.9 6.4 3.3 9.9 17.4 5.6 2.2 3.3
Totale 26.6 57.0 6.7 4.4 7.9 16.2 4.9 2.5 3.4

NORD-EST

Maschi 21.4 60.9 4.2 5.0 5.0 16.4 3.3 1.9 4.0
Femmine 32.6 50.2 7.6 3.6 8.2 17.2 6.2 2.1 1.9
Totale 26.2 56.3 5.6 4.4 6.4 16.8 4.5 2.0 3.1

CENTRO

Maschi 26.2 46.1 6.4 5.5 13.1 18.8 6.3 2.5 2.3
Femmine 44.7 40.7 5.6 2.5 13.6 18.9 7.4 2.1 3.7
Totale 342 43.8 6.0 4.2 13.3 18.9 6.8 2.4 2.9

SUD

Maschi 24.2 35.8 6.2 3.9 31.8 12.4 5.9 2.6 2.9
Femmine 37.4 36.1 5.2 2.2 24.9 12.4 8.9 3.9 2.8
Totale 29.9 35.9 5.8 3.2 28.8 12.4 7.1 3.2 2.9

ISOLE

Maschi 29.0 41.1 5.7 4.9 26.4 13.4 9.3 2.1 2.3
Femmine 37.8 43.9 5.8 5.2 19.9 11.7 10.3 2.7 1.5
Totale 32.8 42.8 5.8 5.0 23.6 12.7 9.7 2.3 1.9

Fonte: Istat, Indagine multiscopo. Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia - Anno 1998 (dati provvisori)

qualsiasi ora e 1'8,2% puo restare a dormire fuori
senza avvisare.

D'altra parte, in questa stessa fascia di eta anco
ra il 29,6% considera la sua vita in famiglia come
condizione normale e il 25,9% dichiara di non
avvertire il bisogno di andarsene. Quote quasi irri
levanti di giovani riferiscono di percepire tale
condizione in famiglia come un peso, eccetto le
donne tra i 30 e i 34 anni che manifestano tale disa
gio nel 5,9% dei casi.

Come rileva un'indagine condotta dall'Irp nel
1998 e a ulteriore conferma delle prafonde
modificazioni intervenute negli ultimi decenni
nei rapporti genitori-figli, persino la liberta di
avere in cas a momenti di intimita con il partner
e garantita a pili dalla meta dei 20-34enni.
L'affrancamento dall'autorita dei genitori e la
conquista di ampi margini di autonomia non

290

presuppongono l'uscita da casa, come avveniva
in passato, ma si realizzano senza tensioni anche
rimanendo in famiglia.

Dichiarano di sentirsi a lora agio in farniglia tanto
i figli degli operai quanto i figli dei dirigenti ed anzi
nel Centra-nord i primi si esprimono in questi ter
mini pili frequentemente dei secondi. Del resto, gli
atteggiamenti dei genitori avvalorano un'immagine
della famiglia come luogo degli affetti, dove si rea
lizza una serena convivenza con i figli. L'indagine
Irp riferisce come madri e padri non percepiscano
la permanenza dei figli in famiglia in termini pra
blematici; al contrario, il lora allontanamento e
paventato come una perdita sul piano affettivo e
come fonte di maggiori preoccupazioni.

Echiara dunque come i rapporti tra le genera
zioni siano cambiati, risultando sempre meno
gerarchici. In un contesto che lascia ampi spazi di
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liberta e poco spazio ai conflitti, i giovani non tro
vano motivi sufficienti per spingersi fuori dalla
famiglia e tantomeno - come abbiamo visto - per
trasferirsi lontano alla ricerca di un lavoro. II livel
10 di qualita della vita raggiunta all'interno della
famiglia deve essere garantito almena nella stessa
misura anche al di fuori. Per queste ragioni i giova
ni pongono condizioni onerose e irrealizzabili in
tempi rapidi per una possibile vita indipendente.
Secondo l'indagine Irp, la maggior parte uscireb
be solo se avesse una lavoro stabile che garantisse
un reddito adeguato (stimato intorno ai 2 milioni al
mese) e se avesse la disponibilita di una casa. Cia e
confermato anche dall'elevata quota di coppie di
nuova costituzione che risultano composte da
entrambi i partneroccupati (50,6%) e che dispon
gono di una casa in proprieta 0 a titolo gratuito
(circa i due terzi),

In sostanza, i giovani escono dalla famiglia di
origine quando possono contare sulla stabilita
economica, quando hanno la disponibilita di- 
un'abitazione e solo quando lasciare la casa dei
genitori non significhi sacrificare il proprio teno-
re di vita.

Sulla perrnanenza dei giovani nella famiglia ita
liana incidono certamente i lunghi iter formativi e
Ie difficolta di inserirsi nel mondo del lavoro che
pongono il tasso di disoccupazione italiano in
testa nella graduatoria europea. Tuttavia, la dimen
sione acquisita da tale fenorneno si lega anche
strettamente a modelli culturali caratteristici del
nostro paese in cui il sostegno tra le generazioni si
configura come una risorsa fondamentale per gli
individui in tutto il corso della vita. Una volta allen
tate le tensioni e trasformato in senso pili paritario
il rapporto tra genitori e figli, la permanenza in
famiglia si e andata affermando fra i giovani come
una delle principali strategie per conseguire
obiettivi pili alti in termini di formazione e sicu
rezza economica.

II ritorno nella famiglia di origine dei figli separati

Circa il 4,1% della popolazione italiana con
almena 18 anni ha sperimentato nel corso della
vita la rottura di un'unione coniugale. La dissolu
zione del matrimonio determina un vero e pro
prio cambiamento di quel vasto insieme di posi
zioni, attivita e ruoli ricoperti nella famiglia e nella
societa.
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Con particolare riferimento alla situazione
familiare, tra i ruoli che rivestono una posizione di
primo piano nella vita degli individui si riconosco
no sostanzialmente quelli di genitore e/o di part
ner/coniuge in un'unione, mentre in assenza di
ruoli di tipo genitoriale e coniugale sono prevalen
temente due le possibili sistemazioni di vita alter
native: quella riconducibile alla condizione di sin
gle e quella di persona inserita in una famiglia sen
za partner e senza figli. Per i separati e i divorziati,
a fianco ai ruoli appena citati e a quello di genitore
solo, si deve aggiungere quello di figlio che rientra
nella famiglia di origine, una condizione non del
tutto infrequente soprattutto tra gli individui pili
giovani.

Infatti, tra coloro che risultano rientrati nella
famiglia dei genitori - in complesso circa 163
mila individui - il 58,5% ha rneno di 40 anni e tra
tutti i separati, divorziati ed ex divorziati di que
sta fascia di eta (602 mila) il 15,9% fa questo tipo
di scelta. Del resto, abbiamo visto come la con
vivenza con i genitori non ponga grandi vincoli
alIa liberta dei figli adulti e, quindi, il ritorno
presso la casa dei genitori non rischia di com
promettere l'autonomia raggiunta. Va peraltro
osservato che il ritorno alla coabitazione con i
genitori si collega pili frequentemente a condi
zioni socio-economiche svantaggiate: tra gli
individui con meno di 40 anni che tornano in
famiglia e infatti superiore alla media la quota di
chi e in condizione non professionale 0 lavora
come operaio (23,6%)

La probabilita di rientrare nella famiglia di origi
ne e superiore per gli uomini e la differenza
rispetto alle donne e pili elevata proprio tra i gio
vani: gli uomini con meno di 40 anni, infatti, fanno
questa tipo di scelta nel 20,4% dei casi, mentre le
donne solo nel 13,2%. E noto, infatti, che nel
nostro paese Ie madri sono pressoche esclusive
affidatarie dei figli ed e ad esse che viene per 10 pili
assegnata l'abitazione coniugale; la maggioranza
delle donne con figli resta, quindi, a vivere con
loro nella stessa residenza e sono soprattutto don
ne senza figli quelle che rientrano nella famiglia di
origine (55,5%).

La coabitazione di ritorno con i genitori, a qual
siasi eta, si configura come una condizione tempo
ranea e legata alle prime e incerte fasi successive
alla rottura coniugale. In effetti, la percentuale di
divorziati (22,6%) risulta molto pili bassa di quella
dei separati legalmente (44,1 %) e dei separati di
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fatto (33,2%), sebbene vada ricordato che in Italia
molte delle separazioni non si traducono mai in un
divorzio e che, quindi, non sana pochi colora che
conservano la condizione di separato anche malta
a lungo. Va infine osservato come la quota di chi
vive can almena un genitore sul totale dei separati,
divorziati ed ex divorziati fino a 64 anni (ultima eta
in cui e possibile travare ancora qualcuno in tale
condizione) e in generale elevata (11,2% degli
uomini contra 8,6% delle donne), a conferma degli
stretti legami che vengono mantenuti can la fami
glia di origine e dell'importante ruolo di recipraco
sostegno che genitori e figli rivestono gli uni
rispetto agli altri anche in queste fasi della vita.

5.3.3 Genitori anziani e figli: l'intimita a
distanza

AI crescere dell'eta dei genitori, a causa del
venir meno dell'autosufficienza a per prablemi di
natura economica, diventa pili elevata la quota di
genitori che va ad abitare insieme ai figli: oltre i 74
anni il 3,8% dei padri e il 19,2% delle madri, anche
se il modello dominante rimane comunque quello
della residenza separata. Del resto, i legami can la
famiglia di origine risultano malta stretti indipen
dentemente dalla prossimita. Anche quando le
distanze si fanno pili grandi i contatti tra genitori e
figli rimangono importanti.

La frequenza can cui i figli incontrano la madre
anziana a le telefonano e malta elevata in tutte Ie
aree del paese. Nel Sud e nelle Isole il contatto
quotidiano e pili frequente (rispettivamente il
48,8% e il 45,3%) e, in particolare, nei piccoli cen
tri dove raggiunge il 51,6%. Nel Centra-Italia si
riscontra, invece, la minore frequenza di contatti
giornalieri (34,1%) e soprattutto nei centri urbani
dove si arriva appena al 20,3%. La situazione per i
padri e analoga, vista che quasi la totalita degli
uomini anziani vive in coppia e quindi, normal
mente, i padri frequentano i figli can la stessa
intensita delle madri.

Ovviamente, la prossimita geografica e forte
mente correlata can l'intensita dei contatti. Chi
vive nella stesso caseggiato vede la madre anziana
tutti i giorni in quasi la totalita dei casi. Se si abita
entra 1 km questa frequenza e mantenuta solo dal
61,5% dei figli, mentre se si abita nella stesso
comune rna pili distanti si arriva al 30,3%. La fre
quenza can cui ci si vede si abbassa invece drasti-
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camente per chi vive fuori del comune; tuttavia,
persino i figli che hanna la madre anziana residen
te all'estera la sentono almena qualche volta al
mese in due terzi dei casi (Tavola 5.22).

Non si riscontra una diversa propensione a
vedere la madre anziana secondo il livello di
istruzione. Colora che hanna un titolo di studio
non superiore alla licenza media vedono la
madre tutti i giorni in misura di poco superiore
a colora che hanna un diploma superiore a la
laurea (39,6% contra 37,8%). Dal punta di vista
della condizione prafessionale, tra i lavoratori
in proprio si rileva una maggiore frequenza di
contatti can la madre; la vedono, infatti, tutti i
giorni il 45,2%. 11 minor numero di incontri can
frequenza giornaliera si riscontra tra le casalin
ghe (37%) che, del resto, sana anche quelle che
abitano pili lontane (solo il 35% vive entra un
chilometro) .

Enota come in Italia sia scarsamente frequente
il ricorso all'istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti. Infatti, sana malta poehi i figli fino
a 69 anni che dichiarano di avere la madre a il
padre ricoverati in strutture residenziali e sanitarie
(rispettivamente il 2% e 10 0,6%). In effetti, i risul
tati dell'ultimo censimento della popolazione
mostrano come la maggior parte degli anziani isti
tuzionalizzati non abbia un coniuge a figli su cui
pater contare. Va comunque sottolineato come,
invece, per chi ha dei figli l'istituzionalizzazione
non si traduca in una rarefazione dei rapporti. Ben
il 65% dei figli va infatti a travare la madre almena
una volta a settimana e il 44,2% incontra il padre
can la stessa frequenza.

Tra gli anziani che vivona in famiglia sana
pochi quelli che possono contare sull'assistenza
di una persona retribuita. Su tutte le persone di
almena 65 anni solo il 2,4% puo giovarsi di que
sta aiuto; la percentuale tende a crescere
all'aumentare dell'eta e per le persone che
necessitano di cure continue (11%). Quando la
madre non vive can i figli e necessita di assi
stenza, in modo sia saltuario sia continuo, i con
tatti diventano pili frequenti. Tra i figli che vivo
no in coppia quasi la meta vede la madre tutti i
giorni e circa un quarto la incantra qualche volta
alla settimana. La frequentazione giornaliera del
la madre che ha bisogno di assistenza e solo lie
vemente superiore per le figlie, il 47,1% contro
il 43,1% dei figli, e tale differenza aumenta di un
altro punta percentuale se consideriamo anche
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Tavola 5.22 - Figli in eta fino a 69 anni che hanno madri anziane (a) per frequenza con cui si vedono
e si sentono, ripartizione geografica, condizione familiare e sesso - Anno 1998 (per 100
figli della stessa eta)

RIPARTIZIO:-lI GEOGRAFICHE TOTALE MADRI MADRI CHE NECESSITANO m ASSISTENZA MADRI SOLE

CONDIZIONI FAMILIARI La vcdono qualchc La scntono qualche La vcdono qualche La scntono qualche La vcdono qualche La sentono qua1chc
SESSO volta alia settimana volta alia settimana volta aJla settimana volta alia settimana volta alia settimana volta alia scttimana

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Nord-ovest 59,1 61,7 63,6 56,3 64,2 65,2
Nord-est 61,3 58,1 62,8 48,2 66,8 61,3
Centro 60,3 62,0 64,3 61,3 63,3 60,5
Sud 75,3 64,4 74,6 64,1 81,0 62,4
Isolc 75,7 68,6 79,1 64,4 82,6 67,3

CONDIZIONI FAMILIARI
In coppia 65,7 62,9 68,1 59,4 69,9 63,4
Single 59,9 57,9 72,5 54,2 65 63,7
Monogenitore 62,2 60,4 71,4 52 63,8 60

SESSO
Maschio 65,1 55,2 68 51,5 68,8 57,4
Femmina 65,2 69,2 68,8 65,4 69,6 69

Totale 65,1 62,4 68,4 58,9 69,2 63,3

Fonte. Istat, Indagine multiscopo. Famiglia, soggetti sociali e condizioni dell'infanzia ~ Anno 1998 (dati provvisori)
(a) di 65 anni e pili

i figli che non vivono in coppia. In presenza di
fratelli, gli oneri legati all'assistenza materna ten
dono ad essere maggiormente distribuiti; per i
figli unici il carico dellavoro di cura risulta parti
colarmente pesante. Infatti, quando la madre ha
bisogno di assistenza continua, si passa da una
frequenza quotidiana di incontri che va dal 35,4%
per chi ha almena 3 fratelli a ben il 59,7% per
chi non ne ha alcuno.

Quando il genitore vive solo - condizione che
riguarda soprattutto gli individui pili anziani - gli
oneri che potevano essere condivisi con il coniuge
assumono maggior peso, esponendo l'anziano ad
una situazione di maggiore vulnerabilita, Tale con
dizione tende a favorire una maggiore frequenza di
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contatti can i figli soprattutto nel caso delle madri.
Quasi il 30% dei figli ha una madre anziana che vive
sola, mentre solamente il4,S% ha un padre anziano
solo. Le madri sono pili visitate dai figli; la massima
differenza si riscontra tra i genitori single che han
no bisogno di assistenza continua.
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Le nascite naturali

Gli indicatori riferiti alle nascite naturali, in ter
mini di intensita, di rnodalita di riconoscimento e
di incidenza per eta consentono di trarre alcune
indicazioni in merito alIa diffusione di una diversa
modalita di formazione della famiglia, alternativa
rispetto a quella sancita dal vincolo istituzionale
del matrimonio. Tale modalita, tutelata legalmente
nel nostro paese quanto quella tradizionale quando
la nascita e riconosciuta da entrambi i genitori, e
largamente diffusa in altri paesi europei dove Ie
nascite naturali arrivano a costituire oltre il 40% del
complesso delle nascite. In Italia questi comporta
menti si vanno diffondendo molto lentamente. Le
nascite naturali rappresentano 1'8% delle nascite
del nostro paese e gli studi condotti hanno regi
strato come esse rappresentino un fenomeno
bifronte indice da un lato di comportamenti inno
vativi dall'altro di dis agio sociale. II primo caso si
ritrova con maggiore frequenza tra le donne di eta
piu matura, spesso indipendenti economicamen
te e/o con un livello di istruzione medio-alto, per
Ie quali la nascita naturale rappresenta il frutto di
una scelta consapevole di una rnodalita di forma
zione della famiglia al di fuori del vincolo matri
moniale. II secondo caso si ritrova, al contrario,
piu spesso fra le giovani donne specialmente se
non indipendenti economicamente e/o meno
istruite. Occorre inoltre ricordare che l'incidenza
del fenomeno nelle diverse aree del paese dipen
de anche dalla specificita territoriale assunta da
alcune variabili intermedie ed, in particolare per
cio che riguarda Ie giovani donne, dalla diffusione
dell'attivita sessuale al di fuori del matrimonio, dal
la conoscenza e dall'uso dei rnezzi di controllo
della fecondita e dal ricorso alle interruzioni
volontarie di gravidanza.

La proporzione di nascite naturali su 1.000
nascite e, per le considerazioni appena svolte, un
indicatore di complessa interpretazione. Ancora
una volta si ritrova il gradiente Nord-Sud gia evi
denziato in precedenza per le principali caratteri
stiche della fecondita: il fenomeno e piu diffuso
tra le donne residenti al Nord e al Centro del pae
se che non al Sud e nelle Isole, per comprendere
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se prevalga la componente di emancipazione 0

quella di dis agio indicata in precedenza, occorre
analizzare altre caratteristiche. Fra queste partico
larmente interessante e la modalita di riconosci
mento della nascita. Un nato naturale puo, infatti,
essere riconosciuto da entrambi i genitori, oppu
re solo dalla madre, 0 solo dal padre, 0 da nessuno
dei due.

Sebbene non si possa affermare con certezza
che alIa base del riconoscimento di una nascita
naturale da parte di entrambi i genitori vi sia una
convivenza stabile e quindi una scelta della coppia
di formare una famiglia in alternativa al matrimo
nio, certamente il fenomeno sta ad indicare I'avve
nuta accettazione sociale e legale dell'evento e,
pertanto, va sicuramente interpretato in chiave di
innovazione dei comportamenti familiari. La pro
porzione di nascite naturali riconosciute da
entrambi i genitori e in costante aumento nel cor
so degli ultimi due decenni ed attualmente in Italia
e pari a 64 nati per mille nascite. Per converso la
proporzione di nascite riconosciute solo dalla
madre si e progressivamente ridotta, ad indicare
che l'aspetto piu marcato del disagio, tipico del
modello tradizionale delle nascite fuori dal matri
monio, va progressivamente attenuandosi. Nel
triennio 1993-1995 si sono avute in media 10 nasci
te, ogni 1.000, riconosciute solo dalla madre.

Considerando la ripartizione geografica di resi
denza della madre, il peso delle nascite ricono
sciute da entrambi i genitori scende dall'84 per
mille del Nord-est al 67 per mille nel Centro al 36
per mille del Sud. Le differenze geografiche nella
proporzione di nascite naturali riconosciute da
entrarnbi i genitori riflettono certamente
l'influenza delle diverse realta sociali, economiche
e culturali del Paese. Verosimilmente, in alcune
aree del Mezzogiorno la disapprovazione sociale
nei confronti del fenomeno delle nascite fuori del
matrimonio e ancora abbastanza diffusa e la con
dizione femminile evolve piu lentamente che nel
resto del paese.

Infine, un ulteriore elemento di valutazione e
costituito dalla proporzione di nascite naturali da
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madri in eta superiore 0 uguale a 25 anni, sul totale
delle nascite naturali. Per una corretta interpreta
zione di questo indicatore occorre precisare che
la frequenza delle nascite naturali per eta dipende,
oltre che dalla propensione delle donne ad avere
un figlio al di fuori del matrimonio, anche dalla
proporzione di non coniugate nelle diverse eta.
Tanto pili marcato e il fenomeno della rinuncia 0

del posticipo della nuzialita, ad esempio, quanto
pili numerose saranno le donne nubili, soprattut
to nelle classi di eta pili giovani, potenzialmente
esposte al rischio di una nascita naturale. In altri
termini, a parita di propensione a procreare, si
avranno pili nascite naturali la dove ci sono pili
donne non coniugate. Dunque, parte delle diffe
renze riscontrabili tra Ie ripartizioni geografiche
nella proporzione di nascite naturali da madri al di
sopra dei 25 anni di eta puo essere attribuita alla
diversa struttura per eta e stato civile delle donne.
Tuttavia, il divario tra il Nord e il Centro del paese,
da un lato, e il Sud e le Isole dall'altro e COS! marca
to da far propendere per l'esistenza di due diver
si modelli di fecondita naturale. Il modello preva
lente dell'Italia settentrionale e centrale e caratte
rizzato da una fecondita naturale generalmente pili
elevata nelle eta mature e da una maggiore fre
quenza del riconoscimento del nato da entrambi i
genitori, testimoniando cOSI la maggiore diffusio
ne della componente di emancipazione insita nel
fenomeno.

Al contrario, in molte aree del Sud e delle Isole
prevale il modello di fecondita naturale tradiziona
le, caratterizzato da una intensita spesso pili con
tenuta del fenomeno, dalla maggiore precocita e
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dalla minore frequenza di nascite riconosciute
anche dal padre oltre che della madre.

Scendendo ad un livello geografico pili detta
gliato, l'informazione si arricchisce di contenuti,
anche se gran parte delle pili importanti tendenze
di fondo che caratterizzavano il fenomeno a livel
10 delle ripartizioni viene mantenuto.

Qualunque sia la ripartizione geografica di
residenza la proporzione di nascite naturali per
1000 nati e di gran lunga pili elevata nei comuni
metropolitani che non negli altri comuni e 10
stesso vale per le nascite riconosciute da
entrarnbi i genitori. Se consideriamo la propor
zione di nascite naturali da madri di eta superio
re ai 25 anni, essa arriva quasi all'800/0 per le citra
del Nord e del Centro, mentre nel Sud e nelle
Isole e generalmente inferiore al 400/0 ad eccezio
ne di Cagliari (53%) e di Napoli (63%). L'elevata
variabilita territoriale dell'indicatore denota che
si e in presenza di un fenomeno in mutamento
che, nel casu in esame, va verosimilmente nella
direzione di una perdita delle caratteristiche tra
dizionali.

I grandi comuni rappresentano sicuramente il
luogo privilegiato in cui osservare il mutamento in
atto. La complessita e le peculiarita della vita nelle
grandi citra, infatti, fa SI che alloro interno si crei
no le condizioni pili favorevoli per l'emergere di
nuovi comportamenti familiari e riproduttivi, e
questo e vero all'interno di ciascuna ripartizione
territoriale. Le tradizionali distanze tra i modelli
riproduttivi e nuziali propri delle diverse realta
geografiche del paese tendono pertanto ad atte
nuarsi fra le aree metropolitane.
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Le caratteristiche socio-economiche dei pensionati in Italia

Il riordino del sistema di protezione sociale
continua ad essere al centro del dibattito sugli
indirizzi di politica economica. L'attenzione
degli studiosi si e prevalentemente concentrata
sull'andamento del sistema pensionistico,
anche se le deleghe contenute nel collegato alla
legge finanziaria per il 1999 prevedono un pili
ampio processo di revisione degli interventi in
campo previdenziale Cammortizzatori sociali,
tutela della maternita eccetera). Sebbene il siste
ma pensionistico sia stato oggetto, a partire dal
1992, di profonde misure di revisione al fine di
rallentare la crescita della spesa e correggere gli
squilibri distributivi, ulteriori interventi vengo
no proposti per accelerare la fase di transizione
al sistema contributivo introdotto dalla legge
335 del 1995. In particolare, l'attenzione si e
concentrata sulle pensioni di anzianita, che con
tinuano a pesare in misura consistente sui bilan
ci dei principali enti di previdenza. Nonostante
gli interventi restrittivi attuati can la manovra
economica dello scorso anno, mediante l'intro
duzione di criteri pili stringenti di eta e anzianita
contributiva, il flusso di nuove pensioni previ
sto per i prossimi anni rimane di dimensioni
considerevoli, can effetti rilevanti sulla crescita
prevista della spesa.

Anche sul versante assistenziale della spesa
pensionistica numerosi sana stati gli interventi
che in questi ultirni anni hanna inciso sul livello e
sull'ammontare delle prestazioni. In particolare,
controlli sempre pili incisivi sana stati condotti
sulle pensioni di invalidita civile e sulle pensioni di
guerra. Questi controlli, disposti dalle recenti leggi
finanziarie can l'obiettivo di verificare l'eventuale
presenza di abusi nell'erogazione delle prestazio
ni, hanna favorito un netto rallentamento della
tendenza alla crescita della spesa pensionistica in
questa settore. Infine, il collegato alla Legge finan
ziaria per il 1999 ha elevato di 100.000 lire mensili
l'importo dell'assegno sociale a favore degli anzia
ni can redditi insufficienti, rafforzando COS! il
sostegno a favore delle categorie di pensionati pili
disagiate.
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Da questa breve quadro si deduce che la mag
gior parte degli interventi sul sistema pensionisti
co, avviati negli ultirni anni, sana stati rnirati pre
valentemente al contenimento della crescita della
spesa nel breve e nel lungo periodo. Minore
attenzione e stata dedicata, invece, all'esame delle
diverse caratteristiche socio-economiche e fami
liari dei soggetti beneficiari delle prestazioni.
L'evidenza empirica mostra che .i percettori di
pensione costituiscono un insieme malta etero
geneo per quanta riguarda sia le caratteristiche
socio-demografiche, sia le condizioni economi
che e farniliari.

Informazioni pili analitiche sulle caratteristiche
dei pensionati sana state rese disponibili, per la
prima volta in Italia, da una recente ricerca con
dotta congiuntamente dall'lstat e dall'lnps, attra
verso l'utilizzo a fini statistici dell'archivio amrnini
strativo denominato "Casellario centrale dei pen
sionati". Tale base di dati contiene informazioni
sull'universo dei percettori delle prestazioni pen
sionistiche e permette di analizzare le loro carat
teristiche socio-economiche.

Al 31 dicembre del 1997 sana stati rilevati 16,2
milioni di pensionati, che rappresentano quasi il
30% dell'intera popolazione e il 75% degli occu
pati. I pensionati hanna percepito in media 1,33
pensioni a testa, can una spesa annua complessi
va pari ad oltre il 15% del Pil ed un importo
media annuo delle prestazioni pari a 18,6 milioni
di lire. All'interno dell'universo dei pensionati la
distribuzione per sessa mostra una presenza pili
elevata delle femrnine, la cui quota si attesta su un
valore pari a circa il 54% del totale dei percettori,
laddove la distribuzione per sessa della popola
zione occupata mostra una corrispondente quo
ta pari al 36%. La differenza tra Ie quote trova
spiegazione nel fatto che, nell'ambito della
popolazione femminile, vi e un numero pili ele
vato di soggetti titolari di prestazioni pensionisti
che diverse dalle pensioni di vecchiaia, in parti
colare pensioni ai superstiti che, come e nota,
non sana legate ad alcuna precedente attivita
lavorativa del beneficiario.
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Per contra, la spesa per prestazioni imputabile
ai maschi e superiore a quella delle femmine ed e
pari al 55% con un importo medio della pensione
percepita di 22,1 milione annui, contra i 15,5
milioni delle femmine. Cio trava spiegazione nel
Ie differenze di posizione lavorativa tra i maschi e
le femmine. I primi sono maggiormente presenti
nei livelli prafessionali pill alti, ai quali corrispon
dono retribuzioni che danno luogo a pensioni di
maggiore importo medio e mostrano anzianita
contributive mediamente pill alte al termine della
vita lavorativa.

Di particolare interesse e l'esame dei dati rela
tivi alla distribuzione per eta che confermano
l'esistenza di gruppi differenziati all'interno della
popolazione, in contrasto con la comune perce
zione che tende ad associare i beneficiari delle
prestazioni pensionistiche a persone in eta
anziana.

In effetti, la maggior parte dei pensionati (62,3%)
ha pill di 65 anni. Tuttavia, una quota consistente di
prestazioni pensionistiche viene percepita da per
sone in eta inferiore a quella generalmente utilizzata
come soglia di vecchiaia: il 34,4% dei pensionati ha
eta compresa tra 40 e 64 anni e il 3,2% di essi ha
meno di 40 anni (Tavola 5.23). La presenza di pen
sionati in eta inferiore ai 65 anni e legata all'esisten
za di particolari prestazioni erogate ad individui in
eta attiva. Tra queste vi sono le rendite per infortu
nio sullavoro e malattia professionale, gli assegni di
invalidita, le pensioni di inabilita e quelle di invalidita
civile, nonche le pensioni indirette. Queste ultime,
erogate ai superstiti di un pensionato 0 di un assicu
rato, possono essere pagate a soggetti in eta da
lavoro e ai loro farniliari a carico che, in alcuni casi,
possono avere meno di 14 anni.

Pill in particolare, la quota maggiore di percetto
ri con meno di 65 anni sul complesso dei pensio
nati si ha per i maschi: il 42% di questi e, infatti, in eta
attiva rispetto al corrispondente valore del 33% cir
ca che si osserva per le femrnine. Per i soggetti con
meno di 15 anni, invece, la quota di pensionati sul
totale e meno dell' 1% per entrambi i sessi, riflet
tendo le scarse differenze di genere esistenti nella
quota di popolazione delle classi di eta giovanili.

Rispetto agli importi medi annui di pensione
percepiti dai beneficiari delle varie classi di eta, e
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interessante notare come all'interno della popola
zione maschile l'importo pro capite pill elevato si
registri in corrispondenza dei soggetti in eta com
presa tra 40 e 64 anni, risultato che dipende in
prevalenza dal peso, in questa classe di eta, dei
pensionati di anziariita, i quali percepiscono pre
stazioni di importo pill elevato delle altre tipolo
gie di pensione. Al contrario, per quanto riguarda
le femmine si rileva che gli importi medi pill ele
vati si registrano in corrispondenza delle pensio
nate ultraottantenni, per effetto del cumulo delle
pensioni dirette ed indirette (Tavola 5.23).

Forti differenze sono riscontrabili anche con
riferimento alla distribuzione territoriale dei
beneficiari dei trasferimenti pensionistici e della
relativa spesa. Tale distribuzione e influenzata dal
la struttura per eta della popolazione nelle diverse
aree geografiche, dalle condizioni presenti e pas
sate del mercato del lavoro e dal reddito medio
pro capite delle diverse regioni. In generale, risul
ta che i pensionati sono maggiormente presenti
nelle regioni settentrionali (Tavola 5.24). Tuttavia,
se si considera il rapporto tra il numero di pen
sionati e la popolazione residente (tasso di pen
sionamento) per ciascuna area geografica, si ottie
ne un quadro leggermente diverso, che evidenzia
valori molto simili nelle regioni centrali e in quelle
settentrionali 00,15% e 30,05%, rispettivamente).

Il rapporto tra numera dei pensionati e popo
lazione occupata (tasso di dipendenza) per ciascu
na ripartizione geografica mostra una maggiore
incidenza dei pensionati nelle regioni meridionali
(83,1%), caratterizzate da pill bassi tassi di attivita e
pill elevati livelli di disoccupazione. In questa
casa, il valore del tasso di dipendenza e fortemen
te influenzato dalla componente femminile, per la
quale il rapporto e pari a 153%.

Anche dall'analisi della distribuzione dei pen
sionati per classe di importo mensile delle presta
zioni ricevute si puo osservare una forte variabilita
nell'ambito della popolazione esaminata. Cio e
dovuto, in primo luogo, al fatto che ogni soggetto
puo percepire pill prestazioni cumulando, in par
te 0 totalmente, l'importo delle diverse tipologie
di pensione. In secondo luogo, gli importi delle
pensioni di una stessa tipologia possono essere
calcolati sulla base di normative diverse che tengo-
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Tavola 5.23 - Pensionati, importo complessivo e medio delle pensioni per sesso e classe di eta del
titolare - Anno 1997 (composizioni percentuali e numeri indice)

MASCH! FEMMINE TOTALE

Importo Importo Importo
CLASSI Dr ETA' Pensionati Impor to media della Pensionati Importo media della Importo media della

complessivo pensionc complessivo pensionc Pensionati complcssivo pcnsione
delle pcnsioni (totalee l.Ou) delle pensioni (totale-vl Ou) delle pensioni (totalee l On)

(Yo % numeri indice % % numeri indice % % numeri indice

0~14 anni 0,6 0,2 27,3 0,5 0,2 37,5 0,5 0,2 31,9
15~39 anni 3,5 1,1 32,5 2,0 1,1 55,2 2,7 1,1 41,7
40~64 anni 38,7 41,3 106,8 30,8 29,7 96,6 34,4 36,1 104,9
65~79 anni 46,1 46,7 101,3 47,4 47,3 99,8 46,8 47,0 100,4
80 anni e piu 11,1 10,7 96,0 19,3 21,7 112,1 15,5 15,6 100,5
Non classificati 101,4 89,5 88,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat-Inps, Rilevazione dei pensionati

Tavola 5.24 - Pensionati, importo complessivo e medio delle pensioni per sesso e ripartizione geo
grafica - Anno 1997 (composizioni percentuali e numeri indice)

MASCH! FEMMINE TOTALE

Importo Importo Importo
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE Pensionati Importo media della Pensionati Importo media della Importo media della

complessivo pensione complessivo pensione Pensionati complessivo pensione
delle pcnsioni (totale> 100) delle pensioni (rotalc-juo) delle pensioni (totalee l Otl)

% % numcri indice % % riurner i indice % % numert indice

Nord 46,9 51,4 109,7 47,9 51,0 106,5 47,4 51,2 108,0
Centro 20,7 22,8 110,0 20,4 21,9 107,3 20,6 22,4 109,0
Mezzogiorno 28,9 24,9 86,4 29,0 26,0 89,5 29,0 25,4 87,7
ltalia 96,4 99,1 102,8 97,4 98,9 101,6 96,9 99,0 102,2

Estero 3,4 0,8 21,8 2,5 0,9 37,2 2,9 0,8 28,3
Non classificati 0,1 0,1 103,2 0,2 0,2 107,9 0,1 0,1 103,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat-Inps, Rilevazione dei pensionati

no conto di un insieme complesso di fattori: retri
buzione annua, anzianita lavorativa, composizione
familiare, grado e tipo di invalidita, redditi familiari.

Dall'esame dei dati della Tavola 5.25 emerge
l'esistenza di un forte squilibrio tra un numero
ridotto di soggetti con pensioni di livello medio
alto ed una forte maggioranza di soggetti con red
diti da pensione esigui. II pili alto numero di pen
sionati di sesso femminile nella classe di importo
inferiore al milione puo essere in parte spiegato
dalla presenza di pensioni assistenziali 0 di pen
sioni integrate al minima di cui prevalentemente
sono titolari le donne.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998

La variabilita rilevata nelle caratteristiche socio
economiche dei pensionati e fortemente con
nessa alle diverse tipologie di prestazioni ricevu
teo Oltre il 78% delle pensioni e 1'80%della spesa e
erogato a soggetti che ricevono solo pensioni di
invalidita, vecchiaia e superstiti (IVS), senza parti
colari differenze tra i sessi; in questa tipologia
sono compresi sia gli individui che percepiscono
solo una pensione sia quelli che cumulano pili
pensioni di tipo IVS (ad esempio una pensione di
vecchiaia ed una di reversibilita). I pensionati che
ricevono solo pensioni indennitarie (rendite per
infortunio sul lavoro e pensioni di guerra) sono il
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Tavola 5.25 - Pensionati, importo complessivo e medio delle pensioni per sesso e c1asse di importo
mensile - Anno 1997 (composizioni percentuali e numeri indice)

CLASSI DI IMPORTO MENSILE
(migliaia di lire)

Fino a 999
1.000-1.999
2.000-2.999
3.000-3.999
4.000 e pili
Non classificati

Totale

Pensionati

%

30,8
32,2
22,8
9,0
5,3

100,0

MASCH!

Importo
complessivo

delle pensioni
%

10,2
25,9
30,2
16,5
17,1

100,0

Importo
media della

pensione
(rotalc-Iuoj

numeri indice

33,2
80,4

132,8
184,5
323,7

100,0

Pensionati

%

50,8
32,4
12,0

3,4
1,3

100,0

FEMMINE TOTALE

Importo Importo
Importo media della Importo media della

complessivo pcnsionc Pensionati complessivo pensione
delle pensioni (totale-' 100) delle pensioni (totalee l Ou)

% numeri indice % % numeri Iodice

26,9 53,0 41,5 17,7 42,7
36,5 112,7 32,3 30,6 94,9
22,3 185,4 17,0 26,7 156,9
9,0 262,6 6,0 13,1 219,5
5,3 393,3 3,2 11,8 372,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat-Inps, Rilevazione dei pl'll~ionati

3% del totale rna ricevono meno dell' 1% della
spesa complessiva. Per questa tipologia di presta
zioni i pensionati maschi sana malta piu nume
rasi delle donne, rna l'importo media delle pre
stazioni femminili e piu elevato anche per effetto
del maggiore importo media delle pensioni indi
rette che sana piu frequenti tra i percettori di
sessa femminile.

I soggetti che ricevono solo pensioni assisten
ziali (pensioni e assegni sociali e pensioni di invali
dita civile) sana il 6% dei pensionati, rna ad essi e
eragato solo il 2% della spesa, Per questa tipologia
i beneficiari sana in prevalenza femmine. Tali dif
ferenze sana confermate dall'esame della distri
buzione per tip alogia dell'importo complessivo
dei redditi da pensione. Infatti, per le femmine, la
quota di importo complessivo destinato ai percet
tori di sale prestazioni assistenziali si attesta su un
valore pari al 3,6% del totale, contra 1'1,3% regi
strata in corrispondenza dei maschi.

Una quota malta elevata di pensionati, pari a
circa il 12%, riceve piu di una tipologia di pensioni
Cad esempio una pensione IVS ed una pensione
assistenziale). In particolare, all'interno di questa
gruppo e elevata la quota di soggetti che cumulano
pensioni . IVS e prestazioni indennitarie: questi
sana pari al 7% del totale, can una prevalenza di
maschi. Ai beneficiari che cumulano pensioni IVS
e pensioni indennitarie viene eragato il 10% della
spesa pensionistica complessiva.
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Ad un livello piu dettagliato di analisi, e possibi
Ie esaminare le differenze tra le diverse tipologie
di percettori di pensione sulla base delle lora con
dizioni socio-economiche, individuali e familiari,
giungendo ad una lora classificazione in gruppi
omogenei. A tale scopo si e fatto riferimento ai
dati della piu recente rilevazione sui redditi fami
liari effettuata dalla Banca d'Italia su un campione
di 8.135 famiglie can riferimento al 1995. Il nume
ro di pensionati che risulta stimato in base a questa
fonte e pari a circa 14 milioni di individui.

Il complesso dei percettori di pensione e stato
classificato in sette gruppi, secondo la tipologia di
prestazioni percepite dai soggetti intervistati. I
principali risultati sana riportati nella Tavola 5.26,
nella quale viene presentata la distribuzione dei pen
sionati per classi di importo annuo della pensione e
per classi di reddito annuo netto equivalente della
famiglia. Quest'ultimo e stato calcolato a partire dal
reddito familiare, applicando la scala di equivalenza
utilizzata dalla Commissione di indagine sulla
poverta e sull'emarginazione che consente di con
frantare i redditi delle famiglie di dimensioni diver
se tenendo canto della lora diversa ampiezza.

I risultati confermano l'esistenza di forti diffe
renze di condizione economica familiare tra i pen
sionati e mettono anche in evidenza la presenza di
situazioni eteragenee secondo la tipalogia di pre
stazione percepita. Nel complesso, i pensionati si
distribuiscono can frequenze relative abbastanza
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simili nelle cinque classi di reddito equivalente
familiare utilizzate. Tuttavia, forti squilibri sana
osservabili nell' ambito delle diverse tipologie di
pensionati. I titolari di sale prestazioni di anzianita,
ad esempio, vivona prevalentemente in contesti
familiari can reddito media-alto, mentre i percet
tori di sale pensioni di vecchiaia, e in misura mag
giore i pensionati di invalidita e i titolari di pensio
ni ai superstiti, sana caratterizzati da redditi fami
liari tendenzialmente pill bassi.

Questi risultati sana confermati dalla distribuzio
ne dei beneficiari per classi di importo annuo del
reddito da pensione: oltre il 44% dei pensionati di
anzianita riceve una pensione di importo superiore
a 20 milioni di lire all'anno, a fronte di una quota del
20% circa per il complesso dei pensionati.

Le informazioni desunte dal campione dei pen
sionati possono essere sintetizzate attraverso meto
di di analisi multidimensionale dei dati che consento
no di classificare i beneficiari dei trasferimenti pen
sionistici in gruppi can caratteristiche omogenee.
L'applicazione dell'analisi delle corrispondenze
multiple alla matrice delle principali caratteristiche

individuali e familiari dei pensionati ha permesso di
visualizzare su un piano fattoriale a due dirnensioni la
maggior parte delle informazioni contenute nei dati
iniziali. Le rnodalita che sana pill vicine tra lora nella
spazio a due dimensioni mostrano elevati livelli di
associazione e permettono di individuare almena
quattra gruppi omogenei di pensionati in base alle
lora caratteristiche principali.

11 primo asse del piano fattoriale (asse orizzon
tale) e positivamente associato ai valori meno ele
vati dell'importo media delle pensioni e del red
dito familiare equivalente, all'assenza di elevati tito
li di studio dei pensionati, alla residenza nelle
regioni meridionali, al sessa femminile dei benefi
ciari e alla presenza di percettoridi pensioni
sociali e pensioni ai superstiti. 11 secondo asse del
piano (asse verticale) permette di discriminare tra
le diverse tipologie di prestazioni pensionistiche
erogate agli individui.

11 gruppo di rnodalita concentrate nell'area
comune compresa tra il secondo e il terzo qua
drante rappresenta le situazioni economiche pill
vantaggiose, in quanta individua i soggetti con

Tavola 5.26 - Pensionati per tipologia, classe di reddito familiare equivalente annuo e classe di
importo annuo della pensione - Anno 1995 (composizioni percentuali e valori in migliaia)

TIPOLOGIA DI PENSIONATI

CLASSI DI REDDITO Solo Solo Solo Solo Vecch./anz. Altre IVS Altre Totale
invalidita vecchiaia (a) anzianita superstiti

Classi di reddito equivalente familiare
Fino a 20 milioni 36,3 17,8 10,8 32,2 13,2 9,6 25,0 20,4
Da 20 a 30 milioni 33,5 30,3 21,2 25,0 23,3 30,1 21,5 27,3
Da 30 a 40 milioni 17,3 23,2 25,7 23,5 22,9 25,1 21,0 22,8
Da 40 a 50 milioni 8,3 12,8 17,6 10,7 19,7 14,7 10,6 13,1
Oltre 50 milioni 4,7 15,9 24,7 8,4 21,0 20,0 21,7 16,3

Classi di importo annuo da pensione
Fino a 8 milioni 52,6 19,2 5,9 28,3 1,5 2,5 42,7 22,3
Da 8 a 10 milioni 31,8 26,9 8,1 26,4 13,0 10,9 12,7 21,8
Da 10 a 15 milioni 12,9 18,1 19,0 23,6 33,0 32,9 13,7 19,4
Da 15 a 20 milioni 2,3 16,5 22,9 18,1 27,7 35,7 9,9 16,9
Oltre 20 milioni 0,4 19,3 44,2 3,6 25,0 17,7 20,9 19,6

Totale On migliaia) 1.223 6.396 1.757 1.610 1.059 395 1.542 13.982

Fonte: Istat, Elaborazioni su dati Banca di Italia. Indagine sui redditi e sulla ricchezza delle famiglie - Anno 1995
(a) Non include Ie pensioni di anzianita.
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pensioni di anzianita: questi sono residenti nelle
regioni settentrionali, hanno redditi familiari e
redditi da pensione medio-alti ed elevati titoli di
studio. Sono concentrati nelle classi di eta tra 51 e
64 anni, con una forte componente di soggetti in
eta inferiore a quella prevista per il pensionamen
to di vecchiaia. Questi pensionati vivono in fami
glie in cui i redditi medio-alti derivanti dai trasferi
menti previdenziali sono cumulati con altre fonti
di reddito da lavora e da capitale.

Al contrario, l'area rappresentata nel quarto
quadrante raggruppa gli individui in eta molto
anziana con bassi redditi da pensione. Si tratta pre
valentemente di percettori di pensioni di vecchiaia
di importo pill basso e di pensionate che cumula
no una pensione di vecchiaia con una pensione
indiretta. Le lora condizioni economiche sono
molto precarie, anche per l'elevata dipendenza del
lora reddito farniliare dai trasferimenti pensioni
stici. In questo gruppo vi sono, dunque, i soggetti
che possono maggiormente essere a rischio di un
peggioramento delle condizioni di vita per effetto
di misure di contenimento dell'importo delle pre
stazioni (ad esempio attraverso la revisione del
meccanismo di indicizzazione).

Due ulteriori gruppi di pensionati possono
essere osservati, rispettivamente nel centra del
piano fattoriale e nel primo quadrante. 11 primo
gruppo e rappresentato da soggetti con redditi
familiari medi e livelli delle prestazioni pensioni
stiche intorno a 15 milioni di lire annuali. Questi
pensionati percepiscono prevalentemente tratta
menti di vecchiaia e sono residenti nelle regioni
centrali e nord-orientali, hanno titoli di studio
medio-bassi ed un'eta compresa tra 65 e 79 anni.
Hanno inoltre un livello di vita medio che non li
espone a condizioni di poverta estreme e presen
tano una dipendenza solo parziale dai trasferi
menti pensionistici per illora reddito familiare.

Infine, l'ultimo gruppo di beneficiari delle pre
stazioni pensionistiche e composto da soggetti
che vivono nelle regioni meridionali e che hanno
livelli molto bassi del reddito familiare equivalente
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e dell'importo medio annuo delle pensioni. Tra
questi individui vi e una forte presenza di persone
senza titolo di studio e di soggetti in eta giovane.
Le tipologie di pensioni che sono associate agli
individui di questo gruppo sono Ie pensioni di
invalidita, Ie pensioni indirette e quelle sociali (rag
gruppate insieme ad altre prestazioni residuali
nella tipologia 'altro'). Questi pensionati rappre
sentano soggetti a rischio sociale per la prababile
presenza di forme di invalidita, disagio economi
co e disoccupazione nei contesti familiari in cui
essi vivono. 11 lora reddito familiare si situa nelle
classi inferiori e l'importo delle prestazioni pen
sionistiche, pur se non elevato, rappresenta una
componente molto importante. E questo il grup
po di pensionati che e certamente pill a rischio di
poverta e che dovrebbe essere tutelato da specifi
ci sostegni economici di tipo assistenziale.

L'analisi di questi risultati conferma l'esistenza
di caratteristiche sociali e condizioni economiche
familiari molto diverse tra i percettori delle pre
stazioni pensionistiche. Ai due poli opposti delle
tipologie individuate traviamo i percettori di pen
sioni di anzianita, i quali sono prevalentemente
residenti nelle regioni settentrionali e go dono di
condizioni economiche elevate e i percettori di
pensioni di invalidita e degli assegni sociali, che
sono prevalentemente concentrati nelle regioni
meridionali e rappresentano individui a rischio di
poverta. La presenza di COS! ampie differenziazio
ni nell'universo dei pensionati dovrebbe essere
tenuta adeguatamente in conto nell'ambito del
dibattito per il riordino del sistema pensionistico
e, pill in generale, degli interventi di pratezione
sociale (Figura 5.6).
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Figura 5.6 - Analisi delle corrispondenze multiple delle caratteristiche individuali e familiari dei
pensionati
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Fonte: Istat, Elaborazioni su dati Banca d'Italia. Indagine sui redditi e sulla ricchezza delle famiglie
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Le metodologie di analisi della poverta

La metodologia utilizzata per misurare la
poverta in Italia, come in altri paesi sviluppati, e
l'International Standard of Poverty Line (I~PL) che
consiste nel calcolare una "soglia di "poverta"
mediante la quale si divide la popolazione di riferi
mento (famiglie 0 individui) in due gruppi: le unita
povere e quelle non povere.

Le variabili cui generalmente si ricorre per cal
colare tale soglia sono il reddito oppure la spesa
familiare per consumi. La scelta e spesso condi
zionata dalla base di dati disponibili rna anche dal
diverso significato che si intende attribuire al
fenomeno poverta. La spesa per consumi e gene
ralmente considerata pili adatta a valutare la
poverta, in quanto espressione del mancato sod
disfacimento di un insieme di bisogni fondamen
tali e quindi dell'effettivo standard di vita delle
famiglie mentre il reddito si configura come varia
bile pili idonea a cogliere la capacita della famiglia
a soddisfare i suddetti bisogni. 11 confronto dei
livelli di spesa di differenti famiglie risente delle
eterogenee preferenze delle stesse e del sistema
differenziato dei prezzi dei beni consumati; tutta
via, la spesa risulta pili stabile dal punto di vista:
della teoria del ciclo vitale e del reddito perma
nente e, in alcuni paesi, e anche ritenuta un'infor
mazione pili affidabile in termini di qualita della
rilevazione dei dati.

L'ISPL, in Italia, definisce la soglia di poverta, per
una famiglia di due componenti, pari alla spesa per
consumi media pro capite. Per Ie famiglie di diver
sa ampiezza e necessario utilizzare dei coefficienti
di correzione che rendano la spesa per consumi di
tali famiglie equivalente rispetto a quella standard.
Tali coefficienti correttivi (scale di equivalenza)
indicano quanto e necessario a famiglie di diversa
numerosita per godere dello stesso livello di vita
rispetto a quella di due componenti presa come
riferimento. La scala di equivalenza, in quanta stru
mento in grado di rendere confrontabili redditi e
consumi di famiglie di differente composizione e
tipologia, e oggetto di discussione scientifica, in
particolare con riferimento alle variabili che devo
no essere utilizzate per la sua definizione. Varie
sono le proposte presenti in letteratura, a partire
da una semplice funzione basata esclusivamente
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sull'ampiezza familiare (quale quella finora adottata
in Italia per il calcolo dell'ISPL), per arrivare alla dif
ferenziazione tra i componenti in termini di sesso
ed eta, fino a scale di equivalenza basate su sistemi
completi di domanda.

Allo scopo di fornire una sintesi del fenomeno,
sono stati proposti numerosi indicatori di
poverta, in particolare due sono quelli general
mente utilizzati per la loro immediata interpreta
bilita e sernplicita 11 primo, e pili importante, indi
catore si riferisce all'incidenza ovvero alla percen
tuale di famiglie (0 individui) che si trovano al di
sotto del valore soglia; misura la diffusione della
poverta rna non la sua intensita ovvero ci fornisce
l'indicazione di quanti sono i poveri rna non quan
to poveri essi siano. L'informazione relativa
all'intensita della poverta puo essere ottenuta uti
lizzando il rapporto tra la distanza media dei con
sumi equivalenti delle famiglie povere dalla linea di
poverta e la linea di poverta stessa che rappresen
ta il massimo consumo per tali famiglie; l'indicato
re sarebbe pari a zero se tutte Ie famiglie povere si
situassero esattamente sulla linea di poverta ed
aumenta al crescere di tale distanza.

La soglia di poverta costituisce un elemento
convenzionale per la classificazione delle famiglie
e degli individui nello stato di poverta e puo
influenzare in modo determinante il livello e le
caratteristiche delle famiglie definite come pove
reo Tuttavia alcune analisidisensitivita condotte sui
dati relativi ai consumi delle famiglie italiane utiliz
zando soglie differenti sia in termini di valore
(1'80% e 120% della soglia standard) sia in termini di
funzione di sintesi della spesa (la mediana invece
della media aritmetica) hanno mostrato come
l'estensione risulti fortemente influenzata da tali
fattori, mentre il profilo di poverta delineato risul
ti sostanzialmente invariato. Considerare soglie
dell'80% e del 120% permette di quantificare la
quota di famiglie pili prossime alla linea di poverta,
quelle maggiormente esposte al "rischio" di un
passaggio di stato, da non poverta a poverta e
viceversa. Nel 1997, ad esempio, utilizzando una
soglia di poverta pari all'80%, ovvero riducendola
di un quinto, l'incidenza si dimezza (5.1%) .mentre
elevandola dello stesso ammontare (soglia al
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120%) l'incidenza risulta pari al 19.6% (quella calco
lata con la linea ufficiale e pari a 11,2%); la quota di
farniglie intorno alla linea di poverta e quindi sti
mata pari al 14,5%.

Il metoda 15PL misura la poverta in termini
relativi, poiche la soglia viene ricalcolata ogni anna
sulla base dellivello della distribuzione dei consu
rni a del reddito corrente. In particolare, l'area
della poverta aumenta nei periodi di sviluppo poi
che la soglia tende a crescere, anche a prezzi
costanti, in funzione dell'aumentare della distanza
tra le spese per consumi Co il reddito) della farni
glie povere e di quelle non povere. Il contrario, e
cioe la stabilita a la dirninuzione degli indicatori di
poverta, si registra nei periodi di recessione/sta
gnazione economica. Gli indicatori di poverta
risultano quindi influenzati dall'aumento e dalla
diminuzione della differenze sociali che non
necessariamente coincidono can un peggiora
menta ad un miglioramento delle condizioni di
vita della popolazione.

Ad esempio, nel 1995 la linea di poverta risul
tava pari a circa £ 1.143.000 mentre la linea del
1994, rivalutata al 1995 mediante l'indice dei prez
zi al consumo, risulta superiore e pari a £
1.151.000; quest'ultimo valore rappresenta
l'ammontare di spesa necessaria ad una farniglia di
due componenti per mantenere 10 stesso stan
dard di vita corrispondente alla linea di poverta
dell'anno precedente. I due valori soglia, rivaluta
to ed effettivo, danno luogo ad una incidenza
rispettivamente pari al 10,8% e al 10,6%. La con
trazione dei consumi verificatasi nel 1995 rispetto
al 1994 ha quindi determinato una riduzione della
disuguaglianza nella distribuzione dei consumi
che si riflette in una diminuzione dell'incidenza
della poverta, classificando come non povera 10
0,2% delle famiglie che, al netto dell'inflazione,
non e in grado di mantenere 10 stesso livello di
spesa dell'anno precedente. Il contrario si verifi
ca nel1997 rispetto al 1996; la soglia di poverta del
1996 rivalutata ai prezzi del 1997 risulta pari a cir
ca £ 1.113.000 e cioe 21.000 in meno della linea
standard. L'incidenza della poverta calcolata
mediante la linea rivalutata risulta del 10,6% con
tra 1'11,2% della linea standard e indica che circa
10 0,8% delle famiglie sana classificate povere per
effetto dell'aumento delle condizioni di vita
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medie della popolazione, pur avendo un tenore
di vita pari a leggermente superiore Cal netto
dell'inflazione) a quello dell'anna precedente.

In alternativa alle soglie variabili, puo essere sti
mata una soglia di poverta assoluta calcolata sulla
base di un paniere fisso di beni e servizi essenziali,
il cui valare viene rivalutato per tenere canto dei
prezzi correnti nel periodo considerato. Alcune
sperimentazioni condotte dall'lstituto hanna
mostrato che l'elemento critica nel calc010 della
soglia assoluta ecostituito dalla disponibilita di nor
mative a standard di riferimento esogeni, riducen
do il ruolo della valutazione soggettiva nella deter
minazione delle componenti del paniere stesso. La
linea di poverta assoluta calcolata per il 1997 risulta
di £ 994.273, inferiore a quella relativa pari a £
1.233.829, e l'incidenza di poverta che ne deriva e
pari al 7,5%. L'indicatore assoluto di incidenza del
la poverta e dirninuito dal 7,7% al 7,2% fra il 1995 e
il1996 ed e aumentato nel1997 al 7,5%, seguendo la
stessa dinarnica di quello relativo 00.6% nel 1995,
10,3% nel 1996 e 11,20/0 nel 1997).

L'assunzione implicita nelle misurazioni della
poverta basate su variabili di natura monetaria, sia
nel metoda della soglia relativa sia in quello della
soglia assoluta, e l'equivalenza tra spesa per consu
mi, a reddito disponibile, e livello di benessere.
Tale appraccio coglie il fenomeno esclusivamente
nell'aspetto economico-monetario e utilizza que
sta sola dimensione per sintetizzarlo e riassumer
10. Altri metodi, partendo dal presupposto che
non esiste un unico indicatore in grado di rappre
sentare adeguatamente un concetto complesso e
multidimensionale quale le condizioni di vita delle
famiglie e degli individui, utilizzano misure della
poverta espresse in termini di deprivazione relati
va, definita come mancanza di risorse per accede
re a standard di vita largamente diffusi nella societa
di appartenenza. La deprivazione e certamente
funzione del reddito rna e anche correlata ad altre
variabili, l'istruzione, abitazione, la salute eccetera,
e si manifesta come mancanza di una pluralita di
beni e servizi essenziali che puo essere utilizzata
come vera e praprio sintomo di poverta. Tali
informazioni possono essere sintetizzate allo sco
po di fornire un'unica misura a misure settoriali
del livello media di deprivazione osservata su tut
ta la popolazione di interesse. Tenendo canto sia
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della coesistenza sia della gravita degli specifici
indicatori, sana stati ottenuti, per il 1996, due indi
ci sintetici settoriali, uno per le condizioni abitati
ve e l'altro per il possesso dei beni durevoli. A
fronte di una incidenza di poverta assoluta pari a
10,3% il livello media di deprivazione abitativa
risulta circa del 5,3% e pari a circa il 13% quello
relativo al possesso dei beni durevoli. La depriva
zione abitativa risulta essere meno frequente
rispetto sia all'incidenza della poverta sia alla
deprivazione da beni durevoli. Tuttavia, l'analisi
mostra come gli indicatori di deprivazione siano
fortemente associati alla poverta economica cal
colata in termini di spesa per consumi. Tra le fami
glie povere risulta, infatti, pili diffusa la mancanza
di WC, di bagno, di impianto dell'acqua calda, del
riscaldamento, del telefono e anche l'insufficienza
di spazio della propria abitazione. Anche rispetto
ai beni durevoli, la mancanza di frigorifero, lavatri
ce, automobile oltre che, ovviamente, di tv a colo
ri, videoregistratore e lavastoviglie, risulta maggio
re tra le famiglie povere rispetto alle altre.

I metodi fin qui ricordati fanno tutti riferimen
to a variabili di natura oggettiva (reddito, spesa per
consumi, indicatori di deprivazione), a queste
possono essere affiancate misurazioni di carattere
soggettivo basate sulla percezione degli individui
intervistati. Tali approcci permettono di mettere
in relazione l'essere ed il sentirsi poveri, eviden
ziando anche l'impatto di fattori psicologici,
sociali e culturali non rilevabili attraverso gli indi
catori di natura oggettiva. L'analisi congiunta di
indicatori soggettivi ed oggettivi di poverta evi
denzia gli aspetti problematici che caratterizzano
le valutazioni soggettive della propria condizione
socio-econornica.

Nel 1996 il 19% delle famiglie italiane dichiarava
di avere difficolta anche notevoli nella gestione del
bilancio familiare; tale percentuale risulta maggio
re delle quote di famiglie classificate come povere
a in base alla spesa per consumi (11,6%) a in base
al reddito (12%).

Tra le famiglie povere solo il 53% ammette di
avere problemi economici mentre il 16% di
quelle non povere dichiara di arrivare alla fine
del mese can difficolta, la gran parte di tali fami
glie ha visto peggiorare la propria condizione
economica rispetto all' anna precedente (il 52%
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delle famiglie povere ed il 31% di quelle non
povere), E appunto 10 sperimentare un abbassa
menta nel proprio tenore di vita che sembra
influenzare la percezione della propria condi
zione pili che il livello di reddito effettivo.
Anche il contesto sociale influenza la differenza
tra l'essere ed il sentirsi povero: nel Mezzogior
no, dove vivono i 3/4 delle famiglie povere, solo
il 53% si riconosce come tale e la forbice tra il
Meridione ed il Centro-nord sulla base dell'indi
catore soggettivo (rispettivamente il 28% e il
14%) e notevolmente pili ridotta di quella risul
tante dall'indicatore oggettivo (l'incidenza e pari
al 3,9% nel Nord, al 5,7% nel Centro e al 22,3% nel
Mezzogiorno) .

Tra lefamiglie che dichiarano difficolta econo
miche, infine, 1'80% lega tale condizione ad un giu
dizio sfavorevole della condizione economica del
paese; il rimanente 20%, invece, avverte la propria
condizione come difficolta personale e quindi
come effettiva emarginazione rispetto alla situ a
zione generale.

Un'ulteriore dimensione caratterizza gli studi
sulla poverta, e cioe quella temporale adottata, allo
scopo di distinguere condizioni di poverta di
carattere cronico da quelle transitorie e di valutare
i percorsi che determinano l'entrata a l'uscita da
situazioni di disagio delle singole famiglie e indivi
dui. Tale analisi puo essere condotta solo median
te dati di tipo longitudinale, in particolare di tipo
panel, che scontano pero alcune limitazioni,
soprattutto per quanta riguarda la numerosita dei
casi rilevati, che si riflettono anche in una ridotta
possibilita di approfondimento e di dettaglio ter
ritoriale. Applicando modelli statistici a tali dati, si
stimano le probabilita di permanenza e di transi
zione nella condizione di poverta mediante le qua
li e possibile individuare le situazioni in cui la
poverta cronica assume un rilievo particolare.

Per il nostro paese e stato stimato che, nel perio
do 1994-1996, un individuo classificato come pove
ro all'inizio ha una probabilita di permanere in tale
stato pari a 0,70, mentre la probabilita per un indivi
duo non povero di rimanere tale e pari a 0,95. In
altri termini, l'area di poverta cronica, nel periodo
considerato, rappresenta circa i due terzi dell' area
di poverta complessiva. Per i poveri del Mezzogior
no il rischio di rimanere permanentemente in con-
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dizioni di poverta e pili elevato (0,71) rispetto a
quelli del Centro-nord (0,59) mentre, di converso, la
probabilita di rimanere non poveri e maggiore per
i residenti nel Centro-nord 0,00) rispetto alle per
sone che vivono nel Meridione (0,95).

Lo studio del fenomeno poverta non dipende
soltanto dalle differenti metodologie ed approcci;
e anche fortemente infIuenzato dalla disponibilita
di basi informative adeguate. Ad esempio la valu
tazione delle poverta estreme non puo essere
effettuata mediante i risultati delle indagini corren
temente condotte dell'Istituto, in quanto i gruppi
di popolazione che costituiscono questa fascia di
marginalita (irnmigrati irregolari, senza fissa dimo
ra, nomadi, istituzionalizzati eccetera) non fanno
parte per definizione 0 per irreperibilita della
popolazione oggetto di studio.

La serie storica

Le problernatiche precedentemente accenna
te sono state affrontate dall'Istituto, sia in via
autonoma sia su impulso della Commissione di
indagine sulla poverta e sull'emarginazione, a suo
tempo istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri alla quale l'Istat ha fornito in maniera
continuativa, soprattutto a partire dal 1994, sup
porto tecnico. In tale ambito, si e proceduto alla
regolare pubblicazione dei profili di poverta che
maggiormente caratterizzano il fenomeno nel
paese, alla ricostruzione della serie storica degli
indicatori di incidenza e intensita a partire dal
1980, ad approfondimenti settoriali (istruzione,
salute, condizioni abitative) e al calcolo di una
soglia assoluta. Nel precedente rapporto annuale
dell'Istituto sono state pubblicate Ie analisi
riguardanti i diversi aspetti della poverta. quello
economico-monetario basato sull'impiego dell'
ISPL, Ie probabilita di permanenza e transitorieta
nella condizione di poverta (tramite un'analisi
longitudinale), gli indicatori di deprivazione rela
tiva e quelli, a volte problematici, che caratteriz
zano Ie valutazioni soggettive della propria con
dizione socio-economica.

La base informativa prevalentemente utilizza
ta e stata l'indagine sui consumi delle famiglie
che, nel1997, ha subito una profonda ristruttura-
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zione sia nella metodologia di rilevazione sia in
quelle relative al trattamento dei dati rilevati. Tale
revisione dell'indagine ha inciso profondamente
sia nei livelli sia nella distribuzione della spesa
per consumi e comported quindi una cesura
nella serie storica degli indicatori fin qui utilizza
ti. In particolare, con l'attuale pubblicazione si
conclude la serie storica, ricostruita dal 1980,
basata sull'utilizzo dell'International Standard of
Poverty Line.

Nel corso degli anni '80 l'incidenza della
poverta e gradualmente aumentata fino a supera
re il14% nel triennio 1987-89; negli anni successi
vi, l'indicatore e diminuito stabilizzandosi su
valori intorno al 10-11%, negli ultirni cinque anni
delle serie. L'intensita della poverta presenta un
andamento simile a quello dell'incidenza fino ai
primi anni '90. All'aumentare del numero di
famiglie povere, fino al 1988/89, corrisponde
anche un peggioramento delle loro condizioni
economiche; negli anni successivi i due indicato
ri diminuiscono e si stabilizzano fino al 1993,
segnalando una riduzione dell'area della poverta
ed un miglioramento delle condizioni di vita del
le famiglie coinvolte. Una dinamica differente si
osserva a partire dal 1994: a fronte di una sostan
ziale stabilita della quota di farniglie povere, si
registra un peggioramento della loro condizione
rispetto ai quattro anni precedenti (Figura 5.7).

A partire dal 1980 l'incidenza della poverta
nel Mezzogiorno e stata costantemente pili ele
vata rispetto al resto del paese; la forbice e
aumentata a partire dal 1993 a ritmi crescenti,
per raggiungere un valore elevato proprio
nell'ultimo anna di indagine. Nel 1997 la quota di
famiglie povere nelle regioni meridionali risulta
pari al 24,2%; pili di una famiglia su cinque e quin
di in condizione di poverta rispetto ad un Nord
in cui la stessa percentuale e pari al 4,3% e ad un
Centro che presenta un valore pari al 5,8%. Sem
pre a partire dal 1992, Ie incidenze nel Centro e
nel Nord diminuiscono ma si allontanano indi
cando profili di poverta sempre pili differenzia
ti tra Ie varie aree del paese (Figura 5.8). Cia fa
emergere il problema metodologico legato alla
definizione di un'unica linea di poverta per
l'intero paese a fronte di situazioni territoriali
molto diverse tra loro. Affrontando 10 stesso
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Figura 5.7 - Incidenza ed Intensita della poverta in Italla - Anni 1980-1997
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Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie. Anni 1980-1997.

problema a livello europeo, l'orientamento e
quello di definire linee di poverta specifiche per
ciascun paese.

Nella Tavola 5.27 sana riportate i risultati relati
vi all'analisi di poverta rispetto alle principali
variabili strutturali delle famiglie. Nel periodo con
siderato Ie famiglie composte da un elevato nume
ro di componenti (5 a pili) sana quelle che pre
sentano costantemente un livello di poverta supe
riore alle altre: tale tendenza risulta particolarmen
te marcata a partire dalla fine degli anni '80,
mostrando un divario crescente rispetto alle fami
glie di dimensione pili ridotta. Tale risultato e in
parte determinato dalla correlazione esistente tra
ampiezza familiare e territorio: le famiglie can un
elevato numero di componenti sana, infatti, par
ticolarmente presenti nelle regioni meridionali.
Nelle famiglie numerose il rischio di poverta risul
ta particolarmente alto tra quelle can figli minori.
Le famiglie composte da tre e quattro componen
ti presentano un andamento pressoche simile e
risultano quelle a minor rischio di poverta per tut
to il periodo considerato. Tale risultato e proba
bilmente correlato sia alla diffusione di tale tipolo
gie in tutto il Paese, e quindi non particolarmente
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influenzato da fattori territoriali, sia alla presenza
di genitori nell'eta centrale e can situazioni lavora
tive stabili. Le famiglie unipersonali fino alla meta
degli anni '80 raggiungevano gli stessi livelli di inci
denza di poverta di quelle pili ampie; nel periodo
successivo il rischio di poverta per le persone
sale appare costantemente ridursi fino a raggiun
gere quello delle altre. Poiche le famiglie di un solo
componente sana principalmente costituite da
anziani soli, spesso ritirati dal lavoro, tale anda
menta temporale trova conferma nell'andamento
dell'incidenza rispetto all'eta della persona di rife
rimento. Le famiglie can persona di riferimento
di oltre 65 anni sana infatti quelle che presentano
i valori pili elevati rna un andamento costantemen
te decrescente a partire dai primi anni '90. Per Ie
famiglie di due componenti che sana composte
in gran parte da coppie di anziani, da coppie mal
ta giovani e da un genitore con un figlio, il rischio
di poverta, a partire dall'inizio degli anni '90, risul
ta il pili elevato dopa quello corrispondente alle
famiglie pili ampie (Tavola 5.27).

II sessa della persona di riferimento risulta
essere uno dei profili caratterizzanti le condizioni
di poverta. Nel corso del tempo, pero, si osserva
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Figura 5.8 - Incidenza della poverta per ripartizione geografica - Anni 1980-1997
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Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie. Anni 1980-1997.

una sostanziale e progressiva convergenza tra il
rischio di poverta della famiglie con persona di
riferimento uomo e quelle con persona di riferi
mento donna. In particolare, partendo da una
situazione alquanto svantaggiata nel 1980, l'inci
denza delle famiglie con a capo una donna si e
rapidamente avvicinata a quella delle altre durante
la prima meta degli anni '80 per poi rimanere sta
bile, anche in termini relativi, nei successivi nove
anni; una ulteriore riduzione della distanza si e
verificata a partire dal 1993. Tale riduzione a livello
nazionale nasconde tuttavia fenomeni di accentua
ta differenziazione fra le diverse aree del paese e
fra sottogruppi di popolazione; si pensi ad esem
pio alle donne anziane e sole che caratterizzano il
profilo di poverta soprattutto nelle regioni setten
trionali 0 alla situazione di donne sole con figli,
spesso di eta avanzata, che rappresentano una del
le tipologie a maggior rischio di poverta.

Le famiglie con persona di riferimento occu
pata presentano una incidenza di poverta gene
ralmente inferiore a quella delle famiglie in cui la
persona di riferimento e ritirata dallavoro 0 risul
ta in altra condizione. Per quest'ultimo gruppo,
dove sono prevalenti le persone in cerca di lavo-

ro, risulta una quota di famiglie povere costante
mente superiore a quella delle altre famiglie e ere
scente negli ultimi anni considerati. Nelle famiglie
con persona di riferimento operaio, l'incidenza
della poverta e risultata sempre maggiore di quel
la delle famiglie caratterizzate da altra condizione
lavorativa (autonomi e altri dipendenti), La loro
condizione, inoltre, e peggiorata, negli ultimi
quattro anni, rispetto a quella delle famiglie di riti
rati dal lavoro per le quali, a partire dalla fine degli
anni 80, l'incidenza e andata costantemente dimi
nuendo. La quota di famiglie povere tra quelle con
persona di riferimento lavoratore autonomo e
stata, in tutto il periodo considerato, superiore a
quella delle famiglie dei lavoratori dipendenti
(esclusi, come si e detto, gli operai) anche se la
distanza tra i due indicatori si e ridotta negli ultimi
anni (Figura 5.9),

L'incidenza della poverta, infine, e strettamente
correlata al titolo di studio della persona di riferi
mento della famiglia; le famiglie di quelle sprovvi
ste di titolo di studio (e generalmente di eta avan
zata) presentano un indicatore di poverta di mol
to superiore a quello delle altre famiglie. Dai primi
anni '90 risulta, infine, una divaricazione crescente
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Tavola 5.27 - Incidenza della poverta per ampiezza della famiglia, sesso ed eta della persona di riferimento - Anni 1980
1997
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tra le condizioni delle famiglie con persona di
riferimento provvista di titolo di studio inferiore

(scuola elementare e media inferiore) rispetto alle

famiglie con persona di riferimento laureata 0

diplomata (Figura 5.10).

Figura 5.9 - Incidenza della poverta per condizione professionale della persona di riferimento. Anni
1980-1997
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Fonte: Istat, 1ndagine sui consumi delle famiglie. Anni 1980-1997.

Figura 5.10 - Incidenza della poverta per titolo di studio della persona di riferimento - Anni 1980
1997
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Fonte: Istat, 1ndagine sui consumi delle famiglie. Anni 1980-1997.
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6. La mobifita territoriale di una societa complessa

• Nel corso degli anni '90 Ie migrazioni interne non hanno registrato apprezzabili mutamenti in termini di
intensitd totale: il numero di trasferimenti di residenza tra comuni italiani ha generalmente continuato ad
oscillare tra un milione 100 mila e un milione 200 mila unita all'anno.

• Si e lentamente prodotto un cambiamento in termini di direttrici ed intensitd di specifici flussi interregio
nali: l'effetto piu evidente di tali mutamenti e la crescita del saldo migratorio negativo del Mezzogiorno
(quasi 110 mila unita nel biennio 1996-1997). Nuove aree di attrazione deiflussi migratori sono Iepro
vince di media dimensione dell'Ernilia-Romagna e dell'area nord-orientale in genere. Rallentano i flussi in
uscita dalle grandi citta.

• Le motivazioni dei cambiamenti di residenza mutano in relazione colloro raggio: gli spostamenti all'inter
no della regione (l'85% del totale) sono piic spesso connessi con miglioramenti delle condizioni abitatiue,
nei trasferimenti interregionali sono piu frequenti i motivi di lavoro cbe, tuitauia, sono alia base di tali spo
stamenti soltanto ne135% dei casi.

• Non sempre si e disponibili a cambiare residenza per motivi professionali 0 familiari (lauoro, corsi di
studio, avvicinamento a parenti eccetera). Le difficoltd che ostacolano la rnobilitd residenziale e, d'altra
parte, l'intensitd dei legami afJettivi tra i componenti delle famiglie hanno portato all'identificazione di un
nuovo soggetto sociale: i pendolari della famiglia, persone che alternano la propria vita in due diverse
abitazioni perperiodipiu 0 meno lunghi ma regolari; essi sono circa 2 milioni 540 mila, pari al 4,5% della
popolazione italiana.

• La necessitd di raggiungere illuogo di lavoro 0 la scuola eall'origine di buona parte della rnobilitd quotidia
na. Sono circa 31 milioni (oltre la meta della popolazione) gli italiani che si muovono ogni giorno per lavoro 0

per studio (11 milioni gli studenti, 20 milioni gli occupati). Gran parte della rnobilita avviene all'interno del
comune di residenza (59%) 0 al massimo fra comuni della stessa provincia (27,8%) anche se risulta in ere
scita la quota di spostamenti che superano i confini provinciali: 7,5% nel1998 contro i15% del 1991.

• La rnobilitd extra-comunale con rientro in giornata, ~r motivi legati ad attiuitd del tempo libero, ha riguar
dato, mediamente in un trimestre del 1998, il 23,6% della popolazione di sei anni ed oltre. Si tratta di una
mobilita con caratteristiche diverse dal pendolarismo per studio 0 lauoro, svincolata generalmente da tem
pi e percorsi fissi. Gli spostamenti di questa tipo sono all'incirca in rapporto di uno a due rispetto ai movi
menti sistematici dei pendolari tra comuni diversi.

• Andare in vacanza per periodi brevi 0 lunghi e ormai entrato a far parte dello stile di vita di arnpi setto
ri di popolazione. 1146% dei residenti ha compiuto nel1998 un soggiorno di almeno 5 giorni. Dalla vacan
za di "pocbi" e concentrata principalmente in un unico periodo nel corso di un anno, si e passati alia
vacanza di "rnolti ",piu breve efrazionata in un numero maggiore di periodi. Negli anni einoltre fortemente
cresciuta la tendenza a recarsi all 'estero.

• Alia mobilitd di natura volontaria se ne affianca un 'altra, in buona rnisura, "di necessita" cui appartiene la
mobilita sanitaria. Essaein genere conseguenza di una insufficiente 0 inadeguata disponibilita di servizi 0 pro
fessionisti nelluogo dove si vive. Nel triennio 1995-1997, gli squilibri che alimentano la rnobilita per ricoveri
hanno continuato ad agire, accentuando un 'evoluzione crescente del fenomeno. Nel 1997sono stati oltre 650
mila i pazienti ricoverati in una regione diversa da quella di residenza (6,5% del totale).
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Introduzione

L'Italia e stata nel passato un paese ad elevata
mobilita territoriale. Le migrazioni interne, causa
te principalmente da motivi di lavoro, hanno por
tato ampi settori di popolazione dal Sud verso il
Nord 0 all'estero. Questo tipo di spostamenti era
allora centrale e dominante rispetto al complesso
della mobilita quotidiana: meno persone si muo
vevano tutti i giorni dal loro comune per lavoro 0

per studio 0 nel tempo libero, menD ancora anda
vano in vacanza. Le comunicazioni e i trasporti
non erano sviluppati come oggi e condizionavano
fortemente i processi di mobilita.

Per trovare lavoro ci si spostava definitivamen
te, percorrendo a volte lunghe distanze, per tra
sferirsi laddove si presentavano le opportunita,
anche se in un altro paese.

La situazione attuale e mutata radicalmente. La
rnobilita di una societa moderna, grazie anche ad
avanzamenti tecnologici nel campo delle comuni
cazioni, attraversa e caratterizza la vita quotidiana.
Crescenti segmenti della popolazione si muovo
no sistematicamente ogni giorno per studio e per
lavoro, spesso fuori dal proprio comune. Ampi
settori si spostano tra comuni diversi per shop
ping, tempo libero e cultura, a fronte di un aumen
to dell'offerta dei servizi soprattutto nelle grandi
citra. Viaggi e soggiorni di vacanza sono ormai
entrati a far parte stabilmente della stile di vita
degli italiani.

I viaggi di affari sono divenuti frequenti anche
se brevi, soprattutto per alcuni tipologie di occu
pati: dirigenti, imprenditori e liberi professionisti
del settore dei servizi.

Le motivazioni della mobilita sono dunque ~
molteplici, non pili riconducibili soltanto allavoro
e, d'altra parte, non si e neanche pili disposti
come in passato a lasciare il proprio luogo di ori
gine esclusivamente per motivi legati all'occupa
zione. Tra gli spostamenti di residenza delle fami
glie anche tra regioni diverse la motivazione del
lavoro non supera il 35%.

Aumenta di importanza la dimensione della
qualita dell'abitare che eanche alla base di una gran
parte della mobilita residenziale "bloccata".

Emerge nella nuova rnobilita una differenza
tra baricentro della vita dei singoli e raggio di
spostamento. Si tende a mantenere fermo il
proprio luogo di Vita, dove sono gli affetti, vici
no ai propri familiari, anche a costa di au men-
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tare il raggio di spostamento nella propria vita
quotidiana. Si preferisce abitare in due case
diverse anche per periodi lunghi e non trasfe
rirsi di residenza, oppure allungare il percorso
casa-lavoro. La nuova mobilita richiede ampia
flessibilita nella vita degli individui.

Cia non significa, comunque, che anche la
mobilita territoriale di lunga distanza sia totalmen
te bloccata. Lentamente, negli anni, si e andata
ridisegnando una nuova geografia della mobilita,
che vede nuovi poli di attrazione nel Nord-est On
particolare l'Emilia-Romagna) per le tradizionali
(seppur meno intense rispetto al passato) migra
zioni dal Mezzogiono.

6.1 L'evoluzione dei flussi migratori

6.1.1 Le migrazioni interne: aree di attra
zione e di espulsione

Gli anni '50 e '60 sono stati caratterizzati da una
intensita molto elevata dei flussi migratori lungo la
direttrice Sud-Nord che ha provocato una redi
stribuzione della popolazione sul territorio a
motivo di una domanda di lavoro fortemente sbi
lanciata. La mobilita interna e poi diminuita negli
anni '70 e si e sostanzialmente stabilizzata a parti
re dagli anni '80.

Nel corso degli anni '90 non vi sono stati
apprezzabili mutamenti in termini di intensita
totale del fenomeno, visto che il numero di tra
sferimenti di residenza tra comuni italiani ha
generalmente continuato ad oscillare tra un
milione 100 mila e un milione 200 mila unita
all'anno.

Tuttavia, a fronte della costanza dei livelli com
plessivi, si e lentamente prodotto un significativo
cambiamento in termini di direttrici ed intensita
di specifici flussi interregionali: l'effetto pili evi
dente di tali mutamenti e la crescita del saldo
migratorio negativo del Mezzogiorno CTavola 6.1)
che ha raggiunto quasi le 110 mila unita nel biennio
1996-1997, con un aumento rilevante rispetto ai
periodi precedenti.

A beneficiare dei flussi migratori in uscita dalle
regioni meridionali sono tutte le altre ripartizioni
rna, rispetto al passato, anche recente, e da segna
lare il ruolo sempre pili rilevante dell'area nord
orientale la quale ha fatto registrare un saldo posi
tivo di oltre 62 mila unita nel biennio 1996-1997.
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A livello regionale emerge sempre pili il ruo
10 dell'Emilia-Romagna quale area ad attrazione
migratoria, che registra nel biennio considerato
un saldo netto di oltre 37 mila unita, molto al di
sopra del livello della Lombardia (+24 mila) e del
Veneto (+ 17 mila). In termini relativi, rispetto
alla popolazione residente, il dato dell'Emilia
Romagna risulta ancora pili significativo
(+4,7%0), seguito da quello delle Marche (+3,1%0),
del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia (entrambi
a +1,9%0); la Lombardia fa registrare un tasso pili
modesto (+1,30/00).

Saldi migratori negativi caratterizzano tutte Ie
regioni del Mezzogiorno, ad eccezione del
l'Abruzzo, rna anche due regioni del Centro e del
Nord, Lazio e Liguria, che nei decenni scorsi erano
state invece meta di intensi flussi in entrata. In ter
mini relativi, i deficit migratori pili elevati riguar
dano Calabria e Basilicata; Ie tre maggiori regioni
meridionali (Campania, Sicilia e Puglia) presenta
no ciascuna saldi negativi intorno alle 30 mila unita
nell'ultimo biennio e, soprattutto, una significativa
accelerazione delle perdite migratorie se parago
nate a quelle degli anni precedenti; rispetto al
biennio 1994-1995 esse sono aumentate del 51%
per la Puglia, del 73% per la Sicilia e si sono addi
rittura triplicate per la Campania.

Scendendo ad un dettaglio territoriale maggio
re, quello provinciale, risulta ancora pili chiaro il
mutamento che e avvenuto nella geografia delle
migrazioni interne (Tavola 6.2): attualmente, la
provincia che in termini relativi presenta il mag
giore saldo migratorio positivo e quella di Reggio
Emilia, seguita da Pavia e Parma, mentre Foggia,
Taranto e Caltanissetta sono le realta provinciali
con pili ampi deficitmigratori. II confronto con le
analoghe graduatorie del biennio 1960-1961, un
periodo in cui la rnobilita interna ha raggiunto il
suo apice, mette in luce il mutamento intervenuto
in termini sia di intensita del fenomeno migrate
rio sia di ridisegno dei flussi. Le principali aree
metropolitane sono state sostituite come poli di
attrazione dalle province di media dimensione
dell'area settentrionale; le province centro-setten
trionali non sono pili tra le principali zone di emi
grazione.

E forse presto per dire se sia in atto una vera
e propria inversione di tendenza rispetto a
quanto osservato fino a pochi anni fa, tanto pili
che l'intensita complessiva della migratorieta
non e aumentata. Tuttavia, e chiaro che le migra-
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zioni interne, negli anni pili recenti, hanno
ripreso a svolgere il ruolo redistributivo che
avevano, in misura molto pili massiccia, nei
decenni scorsi. Peraltro, la lentezza del proces
so e anche da imputarsi alIa forte componente
inerziale che caratterizza il fenomeno migrato
rio il quale, per potersi avviare, richiede la for
rnazione di quella rete di contatti, comunicazioni
e aiuti tra aree di arrivo e di provenienza dei flus
si che prende il nome di "catena migratoria":
essa richiede tempi relativamente lunghi per
potersi strutturare rna, una volta creata, tende ad
autoalimentarsi ed edi per se in grado di deter
minare un significativo flusso migratorio per un
prolungato lasso di tempo.

Proprio queste caratteristiche del fenomeno
migratorio sembrano in grado di spiegare le attua
li direttrici della mobilita tra le regioni italiane:
infatti, se si analizzano Ie intensita dei flussi inter
regionali e non pili i saldi migratori delle regioni
risulta che, in valori assoluti, la Lombardia conti
nua a registrare i flussi in ingresso pili elevati anche
nel biennio 1996-1997 (nell'ordine di 6-9 mila arri
vi all'anno), tutti provenienti da regioni meridio
nali (in particolare Sicilia, Campania e Puglia).
Anche regioni che erano in passato poli attrattivi
importanti, quali Piemonte e Lazio, e che hanno
oggi saldi migratori scarsamente rilevanti 0 addi
rittura negativi, registrano ancora un numero
significativo di arrivi. Tuttavia, a differenza delle
aree "emergenti", in primis l'Emilia-Romagna, tali
regioni hanno una minore capacita di trattenere
gli immigrati per cui si verifica che, nei flussi di
scambio con il Mezzogiorno, si registrano in Pie
monte e Lazio 7 partenze ogni 10 arrivi, per la
Lombardia si scende a 5 mentre dall'Emilia-Roma
gna escono solo 3 individui verso Sud e Isole
rispetto ai 10 in ingresso.

Un ulteriore fattore di grande importanza nel
determinare intensita e direzione dei flussi migra
tori e rappresentato dalla dimensione demografi
ca dei centri, con particolare riferimento alla loro
connotazione urbana 0 rurale. La forte mobilita
del passato si e orientata, in larga parte, lungo la
direttrice campagna-citta, con il conseguente
fenomeno di urbanizzazione del paese. Successi
vamente, .a partire dagli anni 70, ha avuto inizio
una fase di graduale decongestionamento dei cen
tri urbani, fenomeno che ha peraltro riguardato
tutti i paesi dell'Europa occidentale, sia pure con
intensita diverse.
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In Italia la fase della controurbanizzazione e
avvenuta in modo piuttosto eterogeneo, can
punte massime nelle metropoli del Nord-ovest,
tanto in termini di intensita che di precocita, ed
esperienze relativamente meno significative nel
le citra meridionali. Proprio negli ultimi anni, in
particolare nel biennio 1996-1997, la fuga dalle
grandi citra sembra aver rallentato il ritmo,
come dimostra la diminuzione del saldo migra
torio negativo dei grandi comuni e, parallela
mente, di quello migratorio positivo delle
rispettive aree periferiche (Tavola 6.3). Un'ecce
zione a tale andamento e riscontrabile nella
ripartizione meridionale, in cui il saldo negativo
dei grandi centri risulta in crescita: cia si verifica

principalmente a Napoli, dove, comunque, non
si registra un parallelo aumento del saldo positi
vo dei comuni periferici soprattutto perche
l'intera area metropolitana e contemporanea
mente interessata da una significativa ripresa dei
flussi in uscita.

Continua, invece, l'uscita dai comuni di pili pic
cola dimensione (sotto i 2 mila abitanti), per i qua
li si registrano in genere saldi migratori negativi 0,

se positivi, ben al di sotto dei livelli riscontrabili
nei comuni pili grandi appartenenti alla stessa
ripartizione.

Equindi evidente che le direttrici delle migra
zioni interne nel nostro paese, dietro un'appa
renza di stabilita 0 addirittura di stagnazione, si

Tavola 6.1 - Saldi migratori interni per ripartizione geografica - Anni 1990-1997

RIPARTIZIONI VALORI ASSOLUTI (in migliaia) PER 1.000 ABITANTI

GEOGRAFICHE 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997

Nord-ovest 30 48 20 36 1,0 1,6 0,7 1,2

Nord-est 37 51 43 62 1,8 2,5 2,0 2,9

Centro 17 29 19 24 0,8 1,3 0,9 1,1

Sud -55 -33 -40 -78 -2,0 -1,2 -1,4 -2,8

Isole -28 -6 -16 -31 -2,1 -0,5 -1,2 -2,3

Fonte: Istat, Popolazione e movimento anagrafico dei comuni

Tavola 6.2 - Province con saldi migratori interni pin elevati - Anni 1960-1961 e 1996-1997

PROVINCE 1960-1961 1996-1997 PROVINCE 1996-1997 1960-1961

SALOl SALOl
POSITIVI POSITIVI

Torino 36,3 -0,8 Reggio-Emilia 9,1 -5,8

Roma 25,5 -1,5 Pavia 5,7 3,1

Milano 24,8 -1,5 Parma 5,6 -1,2

SALOl SALDI
NEGATIVI NEGATIVI

Rovigo -57,0 1,7 Foggia -5,5 -25,5

Rieti -30,2 2,8 Taranto -5,5 -12,6

Foggia -25,5 -5,5 Caltanissetta -4,9 -17,7

Fonte: Istat, Popolazione e movimento anagrafico dei comuni
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Tavola 6.3 - Saldi migratori interni per ripartizione geografica e tipo di comune - Anni 1990-1991 e
1996-1997 (per 1.000 abitanti)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
TIPO DI
COMUNE Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isale Italia

1990-1991

Comuni centro dell'area metropolitana (a) -9,8 -7,0 -7,3 -3,5 -9,6 -7,8

Comuni periferia dell'area metropolitana 3,1 6,6 11,1 2,1 8,8 4,9

Comuni can oltre 50.000 abitanti 7,8 0,6 1,7 -5,4 -4,4 1,8

Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti 5,9 3,7 4,8 -2,3 -1,6 2,4

Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti 2,1 3,3 3,7 -0,9 -0,9 1,4

Comuni aventi fino a 2.000 abitanti -1,7 -0,5 0,8 -4,3 -1,5 -1,6

Totale 1,0 1,8 0,8 -1,9 -2,0 0,0

1996-1997

Comuni centro dell'area metropolitana (a) -5,7 -2,4 -5,0 -9,4 -6,4 -5,9

Comuni periferia dell'area metropolitana 0,4 4,5 6,2 0,1 4,1 1,9

Comuni can oltre 50.000 abitanti 7,1 2,9 2,8 -3,8 -3,1 2,6

Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti 4,7 4,8 4,3 -2,2 -2,1 2,3

Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti 1,7 3,8 3,2 -1,7 -1,7 1,0

Comuni aventi fino a 2.000 abitanti -1,0 0,6 1,4 -3,7 -3,0 -1,0

Totale 1,2 2,9 1,1 -2,8 -2,3 0,1

Fonte: Istat, Popolazione e movimento anagrafico dei comuni
(a) Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari.

sono modificate seppur lentamente, conser
vando alcune caratteristiche del passato unite a
tratti innovativi. Tra questi va sicuramente sotto
lineato l'emergere di un'area di attrazione che
partendo dalla ripartizione nord-orientale,
scende lungo l'arco appenninico (Toscana e
Umbria) e la costa adriatica (Marche e Abruz
zo), tutte zone per le quali si registrano saldi
migratori positivi nei confronti delle ripartizio
ni nord-occidentale, centrale, meridionale ed
insulare.

In questo contesto di graduale cambiamento
delle direttrici migratorie interne, si e inserito
negli ultimi anni un nuovo soggetto che, seppur
in piccola parte, ha contribuito a rafforzare le
tendenze in atto. Esso e costituito dalla popola
zione straniera la quale, anche per effetto della sua
giovane struttura per eta, mostra un tasso di
mobilita pili elevato rispetto a quella italiana. In
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particolare, il tasso di migratorieta interregionale
e pari per gli stranieri al 18,2%0, contra il 5,3%0
riferito all'intera popolazione. Essi rappresenta
no ormai oltre il 5% del totale degli individui che
si sono trasferiti da una regione all'altra nel corso
del 1997 e risultano fortemente attratti dalle ripar
tizioni settentrionali: oltre il 71% della mobilita
interregionale degli stranieri si e diretta verso
queste aree, a frante di una corrispondente per
centuale del 51% relativa ai flussi tra regioni
dell'intera popolazione.
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6.1.2 Mobilitii effettiva e potenziale:
motivazioni e vincoli

L'intensita della mobilita di lungo raggio e rimasta
su livelli piuttosto bassi e costanti nel corso degli ulti
rni decenni, anche se nellungo periodo ha prodotto
effetti sui saldi rnigratori delle diverse regioni. Analo
gamente, si puo dire della mobilita intracomunale 0

intraprovinciale nello stesso periodo, tanto e vero
che, rispetto ad altri paesi occidentali, l'Italia si carat
terizza da tempo come un paese a bassa mobilita
residenziale. Nel censimento del 1991 soltanto il 17%
delle farniglie risultava aver cambiato abitazione nei
cinque anni precedenti, contro valori superiori al
20% in altri paesi mediterranei e al 40% nei paesi
anglosassoni.

La mobilita effettiva

Per ciascuno degli anni tra il 1993 e il 1998 circa
il 4% delle famiglie ha sperimentato un
cambiamento di abitazione di almeno uno dei
suoi componenti. II fenomeno non sembra avere
avuto, in questa arco di tempo, una apprezzabile
crescita, oscillando poco attorno a questa valore
medio.

La mobilita si concretizza soprattutto in spo
stamenti di breve raggio: circa 1'85% dei cambia
menti di residenza ha luogo all'interno della stessa
regione e il 60% e costituito da trasferimenti intra
comunali, leggermente aumentati nel tempo.

Le motivazioni sono chiaramente differenziate
in relazione al raggio di spostamento: in particola
re, i trasferimenti di breve raggio sono prevalente
mente dettati da motivi legati al ciclo di vita farnilia
re, da una parte connessi alle fasi di creazione 0 di
scioglimento della famiglia - matrimonio, uscita di
casa dei giovani, separazione, accoglimento in casa
del genitore anziano - e, dall'altra, ai cambiamenti di
residenza finalizzati al miglioramento delle condi
zioni abitative del nucleo farniliare gia formato e/o
in crescita (acquisto dell'abitazione, di una casa pili
grande e/o pili bella, in una zona pili vivibile). Esiste
inoltre una quota significativa di spostamenti, tra
quelli avvenuti all'interno del comune, che non e di
natura volontaria bensi e dettata da motivi di ordine
economico 0 da sfratto.

Negli spostamenti di medio raggio (intraregio
nali) e maggiore l'incidenza di quelli legati a motivi
di lavoro (18,6%), e rimangono frequenti i movi-
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menti di tipo familiare, in particolare quelli per
matrimonio 0 per avvicinamento a parenti e quel
li per miglioramento della qualita abitativa.

Infine, nei trasferimenti di lungo raggio (inter
regionaID sono pili frequenti i motivi di lavoro
05%) e di studio (20%) mentre, per quanto attiene
alla sfera dei motivi familiari, mantengono livelli
elevati i trasferimenti per matrimonio (30%) 0 per
avvicinamento a parenti (9%).

E' evidente come la mobilita residenziale per
motivi di lavoro 0 di studio si confermi essere di
lungo raggio. Circa il 73% di questi cambiamenti
avviene tra comuni diversi e spesso tra diverse
regioni, mentre tutti i cambiamenti "per scelta"
(acquisto della casa, adeguamento dello spazio,
migliori condizioni abitative) avvengono quasi
esclusivamente all'interno dello stesso comune 0

comunque su distanze di breve raggio.

La mobilitd potenziale

A fronte della mobilita che riesce a realizzarsi,
ce n'e una potenziale che non si esprime a causa di
vari fattori che agiscono sul versante economico e
socio-culturale.

Se si misura la mobilita potenziale in base alla
quota di famiglie che, nel corso dell'anno di riferi
mento, si sono seriamente poste l'obiettivo di
cambiare casa senza pero riuscirci, risulta che tra il
1993 e il 1998 il rapporto tra cambiamenti effettivi
e desiderati e rimasto pressoche stabile: ogni
anna si realizzano circa 800 mila cambi di abita
zione mentre sono 1,6 milioni le famiglie che pro
grammano tale evento (Tavola 6.4).

La graduatoria dei motivi della mobilita poten
ziale e profondamente diversa da quella della
mobilita effettiva. I cambiamenti potenziali scatu
riscono in primo luogo da un bisogno di qualita.
L'unica motivazione che presenta un posto elevato
in entrambe le graduatorie e quella dell'acquisto
dell'abitazione e questa conferma il valore che ha
nel nostro paese il possesso della casa. Si tenga
conto che il 70% delle farniglie risulta gia proprie
tario dell'immobile in cui abita, valore molto eleva
to rispetto a quello di altri paesi europei, superato
solo in Irlanda, Svezia e Spagna.

Dall'analisi dei motivi che ostacolano le farniglie
nel realizzare il desiderio di cambiare abitazione
emerge che la prima ragione segnalata e quella
economica (45%). Le abitazioni risultano troppo
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costose in rapporto aIle possibilita della famiglia,
soprattutto per i nuclei medi e medio-grandi (di 4
e pili componenti). Tale limite e avvertito acuta
mente nelle aree metropolitane (oltre il 55% dei
mancati spostamenti e imputato a queste cause),
in cui il costo delle abitazioni, sia in vendita sia in
affitto, e particolarmente elevato. Al contrario, il
problema pesa molto di me no (al di sotto del
40%) nei comuni piccolissimi, sotto i 2 mila abi
tanti, in quelli di medie dimensioni (da 10 mila a 50
mila abitanti) e nel Nord-est (38%).

La seconda ragione che pregiudica la possibilita
di cambiamento di residenza delle famiglie, in
ordine di importanza, e la mancanza di una reale
alternativa all'abitazione attualmente occupata
09%). Comincia dunque a manifestarsi un ordine
di preferenza da parte delle famiglie che volendo
cambiare casa non trovano soluzioni soddisfacen
ti e si mettono in attesa. In particolare, gli sposta
menti pianificati per migliorare la qualita dell'abi
tazione (adeguamento degli spazi, abitazioni con
giardino) 0 di qualita della zona (abitazioni in una

6. LA MOBILITA. TERRITORIALE DI UNA SOCIETA. COMPLESSA

zona pili verde) sono molto pili spesso ostacolati
da problemi economici e da mancanza di alterna
tive soddisfacenti.

D'altra parte, un vincolo alla mobilita di lungo
raggio delle famiglie e rappresentato dalla condi
zione occupazionale delle coppie: c'e diversa
disponibilita a spostarsi sulle grandi distanze a
seconda che lavori uno solo 0 ambedue i compo
nenti della coppia. Infatti, per gli spostamenti che
avvengono all'interno della regione, Ie coppie in
cui lavorano entrambi i coniugi si equivalgono, in
termini numerici, a quelle in cui e occupato solo il
marito. Invece, per i trasferimenti di lungo raggio,
Ie coppie in cui hanno un impiego sia il marito che
la moglie sono la meta rispetto aIle altre (23% con
tro 47%), indicando che un fattore di resistenza
alla mobilita di lungo raggio e determinato dalla
difficolta di conciliare Ie esigenze lavorative di
entrambi i partner, peraltro, tale vincolo sembra
destinato a crescere di importanza visto il pro
gressivo aumento delle coppie in cui entrambi i
coniugi sono occupatio

Tavola 6.4 - Famiglie che hanno effettuato un cambiamento di abitazione 0 hanno intenzione di effet
tuarlo, per motivo - Anno 1998 (per 100 jamiglie della stessa tipo)

Famiglie che hanno cambiato 0 intendono cambiare abitazione per

Vivere in una zona pili bella
Vivere in una casa pili bella
Acquisto dell'abitazione
Adeguamento dello spazio in presenza dello stesso numero di componenti
Adeguamento dello spazio per un maggior numero di componenti
Lavoro
Matrimonio
Altro motivo
Avvicinamento ai parenti
Vivere da solo
Ragioni economiche
Obbligo (sfratto, eccetera)
Adeguamento dello spazio per un minor numero di componenti
Separazione con il coniuge
Studio
Vivere con altri

Cambiamenti
realizzati

828.000 (a)

4,9
3,4

12,9

3,0
4,4

12,7

32,4
7,0

6,7
6,5

4,8

0,8

5,0

4,9
3,5

Cambiamenti
programmati

1.591.000 (a)

20,2

15,3
12,9

12,8

12,4

10,5
10,4
10,2

8,0

7,1

7,1
4,5
1,6
1,2

0,9

0,0

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (dati provvisori)
(a) Valori assoluti.
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Oltre alle farniglie, esistono altri due soggetti, in
parte sovrapposti, i giovani e le persone in cerca
di lavoro che, per le loro caratteristiche demogra
fiche e sociali, generalmente registrano livelli di
mobilita relativamente elevati e che, invece, rap
presentano buona parte di quel segmento di
mobilita bloccata presente nel nostro paese.

Le difficolta di ordine economico sono
spesso considerate come una delle ragioni del
la prolungata permanenza dei giovani nelle
famiglie di origine. Come si e vis to (cfr. nel
Capitolo 5 il paragrafo: La permanenza in
casa dei giovani adulti: un Jenomeno emer
gente) questo ritardo sta rallentando la dinami
ca di alcuni degli eventi demografici fonda
mentali (matrimoni 0 formazione di nuove
famiglie, procreazione). Tra i 25 e i 29 anni,
oltre il 70% dei ragazzi e il 45% delle ragazze
vive ancora con i genitori, rna la motivazione
economica non sembra rappresentare l'unico
fattore che ritarda l'uscita di casa dei giovani:
anche tra gli occupati della medesima classe di
eta e molto elevata la quota di quanti restano
nella famiglia di origine (48%). Inoltre, il 50%
dei giovani che vivono in famiglia dichiara di
star bene in tale condizione, potendo godere
della propria autonomia, mentre il 17% non
puo andare a vivere per conto proprio perche
non trova una casa. L'inadeguatezza dell'offerta
di abitazioni (in termini di rapporto
qualita/prezzo) compromette dunque in una
certa misura la possibilita di autonomia sociale

, dei giovani.
La disponibilita da parte di chi e in cerca di

occupazione a spostamenti di lungo raggio per
poter lavorare risulta essere in lento rna graduale
aumento: se nel 1994 il 20,3% dei senza lavoro si
dichiarava disponibile a lavorare ovunque, tale
percentuale sale al 22,3% nel 1998 e risulta pili alta
nel Mezzogiorno (28%). Permane comunque ele
vata la quota di chi edisponibile a lavorare solo nel
proprio comune di residenza 09,8%), anche se in
leggero calo rispetto al1994 (41,3%), e presenta un
livello un po' pili elevato della media nelle regioni
meridionali (41,7%). Nelle stesse regioni i disoccu
pati si dichiarano me no disponibili a lavorare in
un comune diverso dal proprio, anche se raggiun
gibile quotidianamente (29% contro il 35,6% in
complesso). D'altro canto, come si vedra in segui
to, e proprio in queste regioni che il pendolari
smo quotidiano e pili basso per la presenza di un
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minor numero di poli di attrazione rispetto al
Centro-nord.

Se ci si concentra sul Mezzogiorno (Tavola
6.5), si puo verificare che la disponibilita a spo
starsi anche su distanze elevate e maggiore per
gli uomini che per Ie donne (36,5% contro
19,3%), per chi e in cerca di prima occupazione
(33,3%) rispetto a chi e disoccupato in senso
stretto (26,6%). Inoltre sono confermati i vinco
li alla mobilita posti da legami familiari: tra i celi
bi e le nubili la disponibilita a spostarsi sul lun
go raggio e infatti pari al 35%, contro il 17,4% tra
i coniugati. Anche il titolo di studio assume rilie
vo: tra i laureati si dichiarano disposti a muover
si il 42,5% e la percentuale scende al 33,4% tra i
diplomati, al 25,9% fra coloro che possiedono la
licenzia media e, infine, al 19,1% per chi ha la
sola licenza elementare 0 nessun titolo. Chi e
disponibile a spostarsi per poter lavorare e
dunque prevalentemente giovane, maschio,
celibe e dotato di un elevato livello di istruzione,
profilo molto simile a chi in genere si sposta su
lunghe distanze.

Un ulteriore elemento che potrebbe costitui
re un vincolo alla mobilita e rappresentato dalla
retribuzione minima che i disoccupati richiedo
no per accettare un impiego, la quale varia in
modo significativo a seconda della distanza del
luogo di lavoro, evidenziando un chiaro trade-oJJ
tra-questa e 10 stipendio minima per cui si accet
terebbe il lavoro: ad esempio, se uno stipendio
netto inferiore a 1,5 milioni e ritenuto accettabile
da parte del 65,1% di chi vuole lavorare nel pro
prio comune, tale percentuale scende al 37,8%
tra chi si dichiara disponibile a spostamenti di
lungo raggio.

Sono dunque vari i vincoli, di natura oggettiva
e soggettiva, che agiscono sulla mobilita residen
ziale per lavoro, mantenendola complessiva
mente su livelli bassi. Tuttavia, occorre ricordare
che i cambiamenti di abitazione per motivi di
lavoro rappresentano solo una piccola parte del
fenomeno della mobilita per lavoro: una quota
consistente, infatti, si realizza come pendolari
smo di breve 0 lungo raggio, senza dar luogo a
cambiamenti di residenza e sono diffusi anche
fenomeni di pendolarismo familiare, di persone
cioe che, piuttosto di cambiare residenza, pre
feriscono vivere in due abitazioni diverse e alter
nare la propria dimora in maniera sistematica in
luoghi differenti.
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Tavola 6.5 - Persone in cerca di occupazione residenti nel Mezzogiorno disponibili a lavorare per
luogo di lavoro, sesso, condizione, stato civile, titolo di studio e classe di retribuzione
minima - Anno 1998 (per 100 persone)

SESSO Solo nel In altro comune Ovunque Totale
CONDIZIONE comune raggiungibile
STATO CIVILE di residenza giornalmente
TITOLO DI STUDIO

SESSO

Maschi· 33,7 29,9 36,5 100,0

Femmine 51,7 28,9 19,3 100,0

CONDIZIONE

Disoccupati 37,7 35,7 26,6 100,0

In cerca di prima occupazione 40,1 26,6 33,3 100,0

Altri in cerca 56,7 26,5 16,8 100,0

STATO CIVILE

Celibi/nubili 37,0 28,0 35,0 100,0

Coniugati 50,8 31,8 17,4 100,0

Altri 51,5 32,2 16,3 100,0

TITOLO DI STUDIO

Laurea 32,1 25,4 42,5 100,0

Diploma 37,2 29,5 33,4 100,0

Licenza media 43,9 30,2 25,9 100,0

Licenza elementare 0 nessun titolo 52,5 28,5 19,1 100,0

Totale 42,2 29,4 28,4 100,0

Reddito <1,5 milioni 65,1 56,5 37,8 54,9

Fonte: Istat, Indagine suiIe forze di lavoro

6.2 La mobtlita per studio e lavoro

6.2.1 I pendolari della famiglia

Il ciclo di vita familiare e la storia formativa e
lavorativa spesso richiedono 0 offrono l'opportu
nita di spostarsi sul territorio: per avvicinarsi a
parenti, per seguire corsi di studio, per lavorare.
Le difficolta oggettive e soggettive che ostacolano
la mobilita residenziale e, d'altra parte, l'intensita
dei legami affettivi tra i componenti delle famiglie
hanno progressivamente portato all'identificazio
ne di un nuovo soggetto sociale: le famiglie "mobi
li", ad "assetto variabile", un fenomeno che, con 10
sviluppo dei mezzi di comunicazione e l'aumento
del benessere economico, ha investito ormai
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anche il nostro paese. 11 pendolarismo familiare e
un comportamento dalle caratteristiche in gran
parte nuove ed ancora poco indagate ed i cui effet
ti coinvolgono la struttura stessa della realta fami
liare di appartenenza. In genere, gli individui che
10 sperimentano non danno vita ad una nuova
famiglia nei luoghi in cui si recano regolarmente,
ne i loro spostamenti riducono la forza dei legami
con il nucleo farniliare da cui si allontanano; la
grande maggioranza continua ad avere una radice
nella propria famiglia di appartenenza (che sia
quella di nascita 0 quella generata da un'unione
affettiva) 0 nella propria casa (se si vive da soli),
anche se si e costretti 0 si sceglie, secondo le cir
costanze, di allontanarsene per un certo tempo e
per periodi ricorrenti.
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L'indagine multiscopo su "Famiglia, soggetti
sociali e condizione dell'infanzia", condotta nel
1998, consente per la prima volta di raccogliere
informazioni utili alla descrizione non solo delle for
me che tale fenomeno assume nel paese, rna anche
dei soggetti che sono pili frequentemente coinvolti.

Le dimensioni del fenomeno sono tutt'altro
che irrilevanti: i pendolari della famiglia sono circa
2 milioni 540 mila, pari al 4,5% della popolazione
italiana e con motivazioni legate alle fasi del ciclo di
vita, quali la formazione, illavoro, i legami affettivi,
i rapporti tra le generazioni. Di conseguenza si
trovano coinvolte in questa posizione, sia pure
con modalita diverse, persone di ogni eta, anche
se i giovani prevalgono sui pili anziani (il 30,2% ha
meno di 25 anni) e di ambedue i sessi, con una
prevalenza, pen'>, di uomini (55,6%). Non si
riscontrano invece differenze significative a livello
territoriale. Quanto ai motivi, ci si sposta soprat
tutto per illavoro (29,9%), 10 studio (21,2%) e per
ragioni affettive 0 legate alla vita di relazione (il 10%
si sposta per visitare i genitori, il 6,9% per raggiun
gere i figli, 1'8,8% per stare con il coniuge 0 il part
ner). In un terzo dei casi 10 spostamento avviene
fuori dalla regione in cui si vive abitualmente e un
non trascurabile 9% va all'estero.

La durata complessiva dell'assenza dalla dimo
ra principale varia molto: in me no di un quarto
dei casi (22,6%) e inferiore a 50 giorni in un anna
mentre e compresa tra 100 e 200 giorni per circa
un terzo dei pendolari; infine, per un altro quarto
dei casi, l'assenza e superiore a 200 giorni.

Poiche il fenomeno assume forme e dimensio
ni diverse, e interessante cercare di capire se vi sia
no tipologie ricorrenti, se a seconda delle circo
stanze (I'eta e il sesso del pendolare, il titolo di stu
dio, 10 stato civile, il motivo dell'allontanamento
dalla propria dimora abituale, la durata, Ie soluzioni
economiche adottate, i luoghi di destinazione
eccetera) si possano individuare tratti prevalenti.

L'applicazione di una tecnica di analisi multiva
riata ai dati dell'indagine consente di individuare
cinque diverse tipologie di pendolari (Tavola 6.6):
alla prima, composta da 444 mila individui, appar
tengono quanti si spostano per raggiungere i geni
tori, i fratelli 0 comunque altri parenti (esclusi
partner/coniuge e/o figli), presso la cui abitazione
vengono ospitati. In genere si tratta di spostamen
ti brevi, in termini sia di distanza, sia di durata. Si
tratta di persone per 10 pili giovanissime, celibi 0
nubili e di sesso femminile; nel 17,8% dei casi
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appartengono a nuclei familiari monogenitore. La
giovane eta di questi pendolari spiega anche la
maggiore presenza di persone che non hanno
ancora conseguito un titolo di studio (23%), In que
sto gruppo ricadono tre diverse categorie di pen
dolari: i figli di coppie separate 0 divorziate, che
periodicamente vanno a stare con il genitore non
affidatario; i giovani che sono andati a studiare 0 a
lavorare in una localita diversa da quella di origine
e, a intervalli regolari, fanno ritorno in famiglia;
infine, coloro che si spostano per raggiungere
altri parenti (prevalentemente fratelli) e per i qua
li il pendolarismo rappresenta un modo per colti
yare rapporti con la famiglia allargata.

Motivazioni di carattere familiare giustificano
anche il pendolarismo di quanti appartengono al
secondo gruppo: si tratta di 671 mila individui che si
muovono per raggiungere il partner/coniuge 0 i
figli, rna anche per motivi di salute 0 bisogno di assi
stenza. La sistemazione abitativa prevalente e rap
presentata da una casa di proprieta del pendolare 0

della sua famiglia. Oltre i due terzi si mantiene a spe
se proprie. Come per il gruppo precedente, anche
in questa caso 10 spostamento e di breve distanza: il
56% resta nell'ambito della stessa provincia. A tale
tipologia di pendolari appartengono prevalente
mente individui di sesso femminile, eta superiore ai
55 anni, casalinghe 0 ritirati dal lavoro, vedovi 0

separati di fatto, soli 0 membri aggregati della fami
glia. In questa gruppo prevalgono gli anziani (soli e
non) che periodicamente vanno a stare con i figli, in
particolar modo quando hanno bisogno di assisten
za; vi sono poi coloro che, per lavoro 0 altri motivi,
vivono lontano dal proprio partner/coniuge cui
pen) si ricongiungono regolarmente.

I pendolari per motivi di lavoro (terzo gruppo)
sono all'incirca 654 mila; Si tratta di soggetti che
trascorrono i periodi di lontananza dalla famiglia,
in luoghi spesso molto distanti da casa, vivendo da
soli, in albergo 0 in un'abitazione affittata e mante
nendosi con denaro proprio 0 a carico del datore
di lavoro. Sono per 10 pili maschi, coniugati, nella
fase centrale del ciclo di vita, con elevato titolo di
studio e collocati in diverse posizioni professiona
li, rna per 10 pili lavoratori dipendenti.

Chi sceglie 0 e costretto a spostarsi per stu
diare, si colloca nel quarto gruppo (539 mila
individui). La sistemazione abitativa dello stu
dente fuori sede consiste in un'abitazione 0 in
una camera affittata da condividere con altri stu
denti 0 amici e le spese per il suo mantenimen-

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998



c;; Tavola 6.6 - Tipologie di "pendolari della famiglia" negli ultimi 12 mesi - Anno 1998 (per 100 persone della stesso gruppo)
~

CARATTERISTICHE GRUPPO N.l % GRUPPO N.2 % GRUPPO N.3 % GRUPPO N.4 % GRUPPO N.5 %s; PRINCIPALI
'"'"0

NUMEROSITA 671.000 26,8 654000 26,2 21,6::j 444.000 17,8 539.000 192.000 7,7
0
:>- MOTIVO DEL Stare con i genitor! 55,1 Stare con il coniuge 31,8 Lavoro 88,8 Studio 87,6 Servizio di leva 79,1Z
Z PENDOLARISMO Stare con fratelli 11,0 Stare con i figli 25,6
[; Stare con altri parenti 21,1 Motivi eli salute 15,0r-
m

Bisogno di assistenza 7,8
(D
'0
00

PERSONE CON CUI SI Gcnitori 76,9 Coniuge 49,8 Solo 58,2 Con studenti 53,4 Con commilitoni 94,4
E ANDATI AD Figli 43,0 Con amici 22,8
ABITARE/VIVERE Partner/fidanzato 15,3

LUOGO IN CUI SI Ospite dai genitori 33,7 Ospite dal coniuge/partner 18,5 Albergo 35,7 Abitazione affittata 43,2 Caserma 95,2
E' ANDATI AD Abitazione propria 30,8 Abitazione propria 10,4 Abitazione affittata 29,1 Camera. affittata 20,4
ABITARE Ospite dai parenti 24,7 Istituzioni, casa degli 13,4

studenti

MODALITA Dr A carico della famiglia 50,0 Autonoma 68,2 Autonoma 77,4 A carico della famiglia 85,9 A carico della famiglia 58,0
MANTENIMENTO ospitante A carico del ciatore 77,4

di Iavoro

LUOGO GEOGRAFICO Stesso comune 36,0 Stesso comune 26,0 Altra regione 46,6 Stessa rcgtonc 33,8 Altra regione 61,9
IN CUI SI E Stessa provincia 25,4 Stessa provincia 30,7 All'estero 17,3 Altra rcgtonc 36,2
SOGGIORNATO Altra rcgtonc 21,3 In luoghi differenti 9,3

GIORNI COMPLESSIVI 30 giorni 23,2 30 giorni 17,8 91-150 glomi 24,3 150-300 giorni 46,6 150-300 giorni 35,0 0\
DI ASSENZA 31-60 glomi 20,7 31-60 giorni 13,3 Pili di 300 giorni 23,2 t:-'
NELL'ULTIMO ANNO 61-90 giorni 13,4 >

2:::
SESSO Femrnina 57,9 Femmina 58,9 Maschio 77,7 Femmina 54,8 Maschio 100,0 0

tJ:I
P

ETA Meno di 25 anni 47,1 55 anni e pin 51,5 25-34 anni 31,7 Meno di 25 anni 61,9 Meno di 25 anni 78,3 ::J
25-34 anni 22,4 35-44 anni 16,7 35-44 anni 45,9 25-34 anni 31,3 >,

-l
tn

TITOLO DI STUDIO Nessun titolo 23,0 Licenza elementare 26,4 Laurea 23,0 Diploma 75,4 Diploma 70,3 ~

Licenza media 24,0 Nessun titolo 13,6 Diploma 41,7 ~
Diploma 29,1 0

~

s::
STATO CIVILE Cellbe 0 nubile 68,2 Vedovo 22,7 Coniugato 45,8 Celibe/nubile 94,0 Celibe 95,7 r<

tn
Separato di fatto 10,6

S2Coniugato 44,8
C

CONDIZIONE Condizione non 30,4 33,3 Quadro, impiegato 35,2 Studente 70,6 Condizione non 40,6
ZRitirato >

professionale professionale [f}

PROFESSIONALE Casalinga 9,6 Casalinga 14,9 Operaio 24,7 Disoccupato 16,6 0
n

Quadro, impiegato 18,4 Quadro, impiegatc 15,8 Dirigente 14,5 f;1
-l

TIPOLOGIA FAMILIARE Vive in nuclei Vive solo a come 37,6 Vive in coppta can figJi 64,7 Vive con i genitori 90,3 Vive con i genitori 90,4
>,

17,8 n
Dr APP ARTENENZA monogenitoriaJi membro aggregato 0

Vive solo 20,4 Vive in coppia senza figli 24,8 2:::
"0Vive in coppia con figli 47,2 r-
tnVJ cr:N Fonte: Istat, Indagine multiscopo famiglie e soggetti sociali (dati provvisori) cr:

VJ >
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to sono prevalentemente a carico della famiglia
di origine. In genere, si tratta di un pendolari
smo di breve distanza, rna anche di lunga dura
tao La condizione prevalente e ovviamente quel
la di studenti; sono inoltre giovani, hanno con
seguito il diploma, sono celibi 0 nubili, vivono
a casa dei genitori e sono un po' pili spesso
ragazze.

L'ultima tipologia di pendolari e rappresentata
da coloro che si sono allontanati nell'ultimo anna
dalla loro famiglia per assolvere agli obblighi di
leva (svolgendo il servizio militare 0 civile). Si
tratta di 192 mila persone che trascorrono questo
periodo prevalentemente in caserma, insieme
agli altri commilitoni. L'esiguita della diaria fa S1

che Ie lora spese di mantenimento ricadano qua
si interamente sulla famiglia di origine. Come
prevedibile, inoltre, la durata della permanenza
lontano dalla famiglia e molto elevata e in circa
due terzi dei casi essa si svolge in una regione
diversa da quella di residenza. Questo raggruppa
mento e ovviamente costituito da maschi, celibi,
con meno di 25 anni, diplomati e che, come gli
studenti del gruppo precedente, vivono ancora
con i genitori.

Le motivazioni che inducono gli italiani a tra
scorrere con regolarita dei periodi di tempo pili 0

meno lunghi lontano dalla loro dimora abituale
sono dunque varie. Tuttavia, se si eccettua la pecu
liarita dei pendolari per motivi di leva, sono tre le
ragioni che prevalgono: ci si sposta per andare a
studiare, a lavorare 0 per raggiungere dei familiari.
11 motivo determina le caratteristiche che il pen
dolarismo assume (in termini di durata, sistema
zione abitativa, forma di mantenimento eccetera),
COS1 come le caratteristiche socio-demografiche
dei pendolari.

Per quanto riguarda coloro che raggiungono i
parenti, in alcuni casi all'origine dell'attuale pen
dolarismo potrebbe esserci proprio un fenome
no migratorio che ha allontanato in epoche pas
sate (per lavoro, per matrimonio eccetera) i figli
dai genitori, i mariti dalle mogli e/o dai figli. In
altri casi, il motivo e l'aumento dell'instabilita
coniugale che ha fatto crescere il numero di
separazioni tra figli e genitori non affidatari, e che
quindi da conto del numero non irrilevante di
figli che vivono in nuclei monogenitoriali 0 in
famiglie ricostituite e si spostano con regolarita
per raggiungere un genitore (circa 50 mila indivi
dui).
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6.2.2 Mobilitii giornaliera per studio e
lavoro

La necessita di raggiungere illuogo di lavoro 0 la
scuola e all'origine di buona parte della mobilita
quotidiana. Sono circa 31 milioni (oltre la meta del
la popolazione) gli italiani che si spostano ogni
giorno per lavoro 0 per studio, con un aumento
(pili 200 mila unita) tra il 1995 ed il 1998; pili preci
samente sono 11 milioni gli studenti (inclusi i
bambini che frequentano l'asilo 0 la scuola mater
na) e circa 20 milioni gli occupati che si muovono
quotidianamente.

Un'analisi territoriale della mobilita giornaliera
mette in evidenza la motivazione lavorativa al
Nord (72,4% al Nord-est e 70,8% al Nord-ovest) e
quella scolastica al Sud e nelle Isole, dove quasi la
meta di quanti si spostano (46%) e costituita da stu
denti anche giovanissimi (Figura 6.1).

It raggio di spostamento dei pendolari

Gran parte della mobilita avviene all'interno del
comune di residenza (59%) 0, al massimo, tra
comuni della stessa provincia (27,8%). Sono molto
meno gli spostamenti fuori provincia: il 5,2% si
esaurisce entro i confini regionali e il 2,3% supera
quelli regionali. Questi ultimi, sebbene ridotti in
termini relativi, sono un numero tutt'altro che irri
levante (circa 710 mila individui), A livello riparti
zionale si presentano differenze soprattutto per
gli occupati: nel Centro e nel Sud le persone che
lavorano nella stesso comune superano il 60%, nel
Nord-ovest sono il 43% e nel Nord-est, il 50% (Figu
ra 6.2). Pili sviluppato in queste ultime due zone e il
pendolarismo nell'ambito della stessa provincia
che raggiunge il 44% del Nord-ovest. 11 confronto
con i dati del censimento 1991, anche se i criteri
definitori adottati in quella rilevazione erano diffe
renti, mette in luce una significativa trasformazione
del raggio della spostamento che risulta in cresci
ta: in quella data gli spostamenti intracomunali era
no infatti circa il 67%, quelli intraprovinciali su livel
li analoghi agli attuali e quelli di media e lunga distan
za rispettivamente di poco superiori al 4% e all'l%.

L'allungamento del raggio degli spostamenti si
e accompagnato ad un lieve aumento dei tempi
di percorrenza: tra il 1995 e il 1998 e leggermen
te calata la quota di quanti impiegano me no di un
quarto d'ora, dal 55 al 53%, ed e di poco aumen-

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998



6. LA MOBILITA. TERRITORIALE Dr UNA SOCIETA. COMPLESSA

Figura 6.1 - Persone che escono di casa per recarsi a scuola/lavoro per condizione e riparti
zione geografica - Anno 1998 (composizioni percentuali)
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Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (dati provvisori)

tata la percentuale di coloro che impiegano pili
di un'ora, passata dal 6,9 al 7,8%. Nonostante il
minore peso relativo, non sono dunque pochi
quanti giornalmente impiegano pili di un'ora per
raggiungere la scuola, l'universita 0 il luogo di
lavoro: si tratta di oltre due milioni e mezzo di
persone che, se si considerano il viaggio di anda
ta e di ritorno, trascorrono almeno due ore al
giorno su un mezzo di trasporto. E inoltre in
aumento la percentuale di quanti impiegano
tempi significativamente variabili per recarsi al
lavoro (dal 7,3 al 9,3%), un'indicazione della ere
scente difficolta ed imprevedibilita della durata
degli spostamenti. Inoltre, la gestione della
mobilita richiede a volte soluzioni integrate, se si
considera che il 9% di chi si sposta fa uso di
almeno due diversi mezzi di trasporto, soprat
tutto chi effettua spostamenti di medio e lungo
raggio.

Nello stesso periodo e lievemente aumentato
l'utilizzo di mezzi privati (l'automobile passa dal
43,6 al 44,7%, la mota dal 3,8 al 4,5%); soltanto nei
centri metropolitani l'uso dell'auto diminuisce. Si
riduce per converso la seeIta di andare a piedi e
risulta stabile il ricorso ai mezzi pubblici su gom
rna e su rotaia.

La mobilita quotidiana risulta un fattore sem
pre pili importante per l'organizzazione dei
tempi degli individui e delle famiglie. Da un lato,
esso risente di vincoli ed opportunita posti
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dall'ambiente urbano; dall'altro, ha importanti
effetti su di esso in termini di utilizzo di spazi e
tempi (Tavola 6.7).

Le caratteristiche di tale mobilita sono molto
differenti per gli occupati e gli studenti e, tra
questi ultimi, risultano diversificate tra bambi
ni/ragazzi fino alla scuola media inferiore e stu
denti di scuole superiori ed universita (Tavola
6.8).

I bambini che vanna a scuala

La grande maggioranza dei bambini/ragazzi
(86%) impiega fino a 15 minuti per recarsi a scuo
la, generalmente localizzata nelle vicinanze della
propria abitazione. E sostanzialmente uguale e
pari al 40% la quota di quanti vanno a piedi e di
quanti vengono accompagnati in auto; tuttavia i
primi risultano in calo e i secondi in aumento. Vi
e poi una crescente quota di bimbi che utilizza
pullman scolastici (pili dell' 11%), soprattutto nei
comuni di minori dimensioni (24% per i comuni
sotto i 2 mila abitanti). I bambini dell'asilo sono
pili frequentemente (80,2%) accompagnati in
auto. Man mana che aumenta l'eta, cresce il
numero di quanti vanno a scuola a piedi, utilizzano
un mezzo di trasporto pubblico 0 un mezzo di
trasporto privato diverso dall'auto (bicicletta 0

motorino).
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Tavola 6.7 - Persone che escono di casa per andare a lavorare e a studiare per raggio di spostamen-
to, condizione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 1998 (per 100 persone del-
la stesso gruppo)

CONDIZIONE Stessa Stessa Stessa Altra Estero Piu Nan Tatale
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA comune provincia regiane regiane luaghi indicata
TIPO DI COMUNE

CONDrZIONE
Bambini fino a 14 anni 92,2 5,2 0,3 2,2 100,0
Studenti delle scuole superiori e univcrsita 40,9 37,7 12,3 5,8 0,3 0,8 0,1 100,0
Occupati 54,0 32,5 4,9 2,1 0,5 3,9 2,0 100,0

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Nord-ovest 49,4 38,8 5,4 1,4 0,6 2,4 1,9 100,0
Nord-est 54,3 32,2 6,5 2,8 0,3 2,9 1,0 100,0
Centro 66,7 20,8 5,4 1,9 0,2 2,6 2,4 100,0
Sud 65,1 21,9 4,1 3,7 0,3 2,8 2,2 100,0
Isole 69,9 18,1 4,1 1,4 0,3 2,9 3,4 100,0

TIPO Dr COMUNE
Comuni centro dell'area metropolitana (a) 87,2 6,0 1,3 0,9 0,2 1,6 2,7 100,0
Comuni periferia dell'area metropolitana 45,5 45,5 2,9 1,1 0,3 3,1 1,6 100,0
Comuni con oltre 50.000 abitanti 32,8 51,8 6,2 3,5 1,0 2,3 2,4 100,0
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti 46,5 39,0 6,3 2,9 0,4 3,4 1,5 100,0
Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti 57,6 27,4 7,2 2,6 0,4 2,7 2,0 100,0
Comuni aventi fino a 2.000 abitanti 77,1 9,6 5,3 2,6 0,3 2,4 2,7 100,0

Italla 59,6 27,8 5,1 2,3 0,4 2,7 2,1 100,0

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (dati provvisori)
(a) Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari.

Tavola 6.8 - Persone che escono di casa per andare a lavorare e a studiare per condizione, tipo di
mezzo utilizzato e tempo impiegato - Anni 1995 e 1998 (per 100 persone della stesso gruppo)

TIPO DI MEZZO BAMBINI FINO STUDENTI SCUOLE OCCUPATI TOTALE
TEMPO IMPlEGATO A 14 ANNI SUPERIORI E UNIVERSITARI

1995 1998 1995 1998 1995 1998 1995 1998

TIPO Dr MEZZO
A piedi 42,2 40,6 15,0 14,9 13,7 13,3 19,6 19,0
Treno 15,9 14,8 2,3 2,6 4,0 4,0
Tram, bus 5,3 4,7 22,9 23,0 4,9 5,3 7,8 7,9
Metro 4,3 6,0 1,7 2,3 1,8 2,4
Corriere 1,3 1,0 25,0 28,0 2,2 2,4 5,7 6,0
Auto come conducente 10,6 10,6 65,0 66,5 43,6 44,7
Auto come passeggero 38,6 39,5 13,2 13,6 6,2 6,0 13,7 13,9
Moto, motorino 8,0 9,6 4,0 4,6 3,8 4,5
Bicic1etta 2,7 2,5 3,4 2,9 3,3 2,6 3,2 2,7
Pullman scolastico 0

aziendale 10,3 11,5 1,7 1,3 1,1 1,0 3,0 3,2

TEMPO IMPIEGATO
Fino a 15 minuti 85,3 85,9 31,8 29,7 50,9 48,3 54,8 53,0
16-30 minuti 10,3 10,7 29,5 29,8 24,1 24,7 22,2 22,7
31-59 minuti 1,1 0,9 15,2 13,3 7,6 6,9 7,5 6,7
60 minuti e piu 0,4 0,6 18,2 19,6 6,1 7,2 6,9 7,8
Tempo variabile 1,1 1,,5 4,2 7,0 10,0 12,2 7,3 9,3
Non indacato 1,6 0,4 1,1 0,6 1,2 0,7 1,3 0,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulk famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per il 1998 i dati sono provvisori)
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eli studenti delle superiori e dell'uniuersitd eli occupati

La mobilita sistematica di chi frequenta Ie
scuole superiori 0 l'universita presenta caratteri
stiche molto diverse dalle precedenti: solo il
40,7% dei movimenti avviene all'interno dello
stesso comune mentre il 37,8% si dirige verso
altri comuni della provincia, il 12,4% in altri
comuni della regione e il 5,8% in altra regione.
Non deve dunque meravigliare che circa un terzo
degli studenti impieghi pili di mezz'ora per rag
giungere la scuola 0 l'universita e il 20% addirittu
ra pili di un'ora, mentre neanche il 30% arriva a
destinazione entro un quarto d'ora. La situazione
e particolarmente pesante per gli studenti uni
versitari che, nel 32,3% dei casi, impiegano pili di
un'ora per gli spostamenti (12,6% fra gli studenti
delle superiori), II gruppo degli universitari e
quello che impiega pili tempo per i trasferimen
ti quotidiani, rispetto sia agli studenti pili giovani
sia agli occupatio

Gli studenti delle superiori ricorrono spesso al
pullman (34,30/0), alle mota (10,8%) 0 ad altri mez
zi pubblici, mentre quelli universitari utilizzano
pili frequentemente l'automobile (24%), il treno
(27,4%) e altri mezzi pubblici cittadini: bus
(28,7%) e metropolitana (11,7%). Nel tempo, e
cresciuto per gli studenti l'uso delle corriere men
tre e diminuito quello del treno.

Gli occupati si trovano in una situazione interme
dia quanto a tempi di percorrenza: il posto di lavo
ro viene raggiunto entro un quarto d'ora dal 48,3%;
focalizzando l'attenzione sui residenti nei centri
metropolitani, solo il31,1% impiega fino a 15 minu
ti eben i122,3% impiega oltre mezz'ora (rispetto ad
una percentuale del 14,1% per il complesso).

Per la gran parte degli occupati il raggio di sposta
mento rimane nel comune di residenza (54%) 0

tutt'al pili nella provincia (32,4%); si muovono tra una
provincia e l'altra il 5% e vanno fuori regione il 2,1%;
infine, coloro che dichiarano di spostarsi sistemati
camente in pili localita rappresentano il 4%. Preval
gono gli utilizzatori dell'auto (66,5%), mentre sana di
meno gli utenti di autobus e tram (5,3%).

La mobilita sistematica per motivi di lavoro si
esprime differentemente per uomini e donne. II
59,5% delle donne lavora nello stesso comune
contro il 50,2% degli uomini. Si evidenziano anche
nella mobilita per Iavoro differenti strategie indi
viduali. Le donne con maggior carico di lavoro
familiare 0 che hanno figli tendono ad avvicinare il
lavoro alia casa per problemi di organizzazione
dei tempi di vita.

Se si considerano le coppie in cui entrambi i
coniugi lavorano, il tempo impiegato per recarsi
al lavoro e meno di un quarto d'ora per il 53,2%

III Stesso comune

III Stessa provincia

D Stessa regione

III Altra regione

20,0

0,0

30,0

10,0

40,0

50,0+-----

60,0+---------

Figura 6.2 - Studenti ed occupati per raggio di spostamento quotidiano per motivi di studio e di
lavoro - Anno 1998 (composizioni percentuali)

70,0.---------------------,

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole

Fonte: Istat, Indagini multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (dati provvisori)
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Viaggi di lavoro nel 1998

328

Sono sempre piu numerose
le condizioni lavorative che
danno luogo alla necessitd di
compiere spostamenti per met
tere in comune competenze 0

per seguire i propri affari. Que
sti viaggi rappresentano una
componente rilevante del feno
rneno della mobilita dei residen
ti del paese. Nel 1998, secondo
i dati dell'indagine multiscopo
su viaggi e vacanze, il 3,2%
della popolazione residente ha
effettuato in media in ciascun
trimestre almeno un viaggio di
lavoro di una 0 piu notti per un
totale di quasi 14 milioni di
viaggi. La maggior parte ha
avuto una durata inferiore alle
4 notti (72,6%), con una netta
predominanza di quelli di una
sola notte (32,1%).

Hanno maggiore consuetudi
ne a uiaggiare per lavoro i

residenti nei grandi comuni
(oltre 50 mila abitanti) e nei
comuni delle aree metropolita
ne (9,4% in media in un trime
stre) rispetto a quelli che risie
dono negli altri comuni (6%) e
sempre i residenti nelle aree
metropolitane 0 nei comuni con
piu di 50 mila abitanti produ
cono il 37, 7% del totale dei
viaggi di lavoro realizzati nel
1998.

Si viaggia per lavoro di piu
nel Nord Italia e nel Centro. I
residenti settentrionali si reca
no piu frequentemente all'este
ro ()1, 7%) (Tavola 6.9J.

Le mete dei viaggi di lavoro
sono per lo pit: italiane

(79,2%) e collocate soprattut
to nel Nord del paese. Ad
attrarre una quota consistente
di viaggi di lavoro sono i gran
di comuni centro delle aree
rnetropolitane, in particolare
Roma e Milano, e quelli con
popolazione superiore a 50
mila abitanti. Le due maggiori
cittd assorbono quote rispetti
vamente pari al 31,8% e
28,2% dei viaggi di lavoro
effettuati nei capoluoghi delle
aree rnetropolitane, con un
totale per la prima di 4 milioni
12 mila notti e per la seconda
di 5 milioni 104 mila. Immedia
tamente dopo, seppur a gran
de distan.za, vengono Torino,
Bologna e Firenze.

Fra le mete estere preval
gono i paesi dell'Unione euro
pea: nel 62,2% delle volte i
viaggi si sono svolti in uno di
questi paesi (i piu uisitati sono
stati la Francia e la Germa
nia), nel13,2% negli altri pae
si dell 'Europa mentre nel
17,6% delle volte la destina
zione e stata extra-europea
con prevalenza degli Stati
Uniti (5,8%).

Nel 1998 la rnaggior parte
dei viaggi di lavoro sono stati
realizzati attraverso una pre
notazione (53%) ricorrendo
per it 21,8% dei casi ad
un 'agenzia di viaggi e per it
31,2% alla prenotazione auto
noma del trasporto e
dell'alloggio, La prenotazione
avviene piufrequentemerue per
i viaggi all'estero (nel 69,3%

dei casi), che per quelli in Ita
lia (48, 7% dei casi). Il pernot
tamento avviene soprattutto
nelle strutture ricettive di tipo
collettivo, prevalentemente ir.

albergo (75%); mentre e piu
raro l 'utilizzo delle strutture di
tipo privato (20,7%). Il'rnezzo
di trasporto pii: utilizzato
anche nei viaggi di lavoro e
l'auto (41,9%), soprattutto
quando si tratta di viaggi in
Italia (47,8%). Segue poi
I'aereo (30,5%), soprattutto
per mete estere (66,3%). Il tre
no emerge fondamentalmente
come mezzo di trasporto uti
lizzato su territorio nazionale
(21,7%).

Il profilo del turista di
affari si delinea attraverso
caratteristiche evidenti e mar
cate. La propensione a viag
giare per lavoro e maggiore
fra gli occupati, di sesso
mascbile, con una posizione
lavorativa eleuata, per lo piu
dirigenziale, del settore dei
seruizi, provenienti dal Centro
e dal Nord Italia, per lo piu
abitante delle aree metropoli
tane 0 comunque in comuni di
grandi dimensioni.

Le categorie professionali
piic elevate sono quelle che
risultano piu mobili sia in termi
ni di persone che si spostano
sia per numero di viaggi realiz
zati. A viaggiare di Piu sono i

dirigenti, i liberi professionisti e
gli imprenditori, mentre si muo
vono poco per lavoro i lavora
tori in proprio e gli operai
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(Tavola 6.10). Gli impiegati, i
direttiui e i quadri, pur viag
giando solo nel 9,2% dei easi,
eostituiscono eomunque il 47%

dei oiaggiatori. Una maggiore
propensione a spostarsi si
riscontra ira gli addetti al set
tore dei seruizi, in particolare

nei "trasporti e telecomuniea
zioni ". In sintesi, ehi viaggia per
motivi di lavoro, viaggia spesso
e per brevissimi periodi.

Tavola 6.9 - Viaggi per lavoro per zona di origine e destinazione - Anno 1998 (dati assoluti in migliaia
e composizioni percentuali)

VIAGGI NOTTI

Origine 0/0 Destinazione 0/0 Origine % Destinazione 0/0

Nord-ovest 4.035 29,1 3.156 22,8 15.245 24,6 11.042 17,8
Nord-est 2.093 15,1 1.998 14,4 9757 15,7 8.501 13,7
Centro 3.480 25,1 3.431 24,8 13.684 22,1 10.124 16,3
Sud 2.697 19,5 1.631 11,8 14228 22,9 6.511 10,5
Isole 1.545 11,2 754 5,4 9114 14,7 4.733 7,6

Estero 2.881 20,8 21.117 34

Totale 13.851 100,0 13.851 100,0 62.027 100,0 62.027 100

Centri delle aree metropolitane (a) 3.224 23,3 5.171 37,3 11.711 18,9 18.271 29,4

Fonte: Indagine multiscopo sulle famiglie. Viaggi e vacanze (dati provvisori)
(a) Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari.

Tavola 6.10 - Viaggi di lavoro effettuati in un trimestre secondo alcune caratteristiche degli occu
pati di 15 anni e piii - Anno 1998

SESSO
POSIZIONE NELLA PROFESSIONE

Individui che hanno
effettuato viaggi

di lavoro per 100
occupati con le stesse

caratteristiche (a)

Viaggi di lavoro
per tipo di

occupato (%)

Viaggidi !avoro
pro capite (a)

SESSO

Maschi

Femmine

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE

Dirigenti

Direttivi, quadri, impiegati

Operai

Imprenditori

Liberi professionisti

Lavoratori in proprio e coadiuvanti

9,6
4,1

28,9

9,2
2,6

15,2

13,9

5,3

83,9 2,0

16,1 1,5

13,1 2,4

47,0 1,9

10,9 1,8

3,4 1,8

16,9 2,1

8,8 1,7

Fonte: Indagine multiscopo sulle famiglie. Viaggi e vacanze (dati provvisori)
(a) Valore medio dei quattro trimestri.
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delle donne e per il 45,9% degli uomini. La diffe
renza di genere tuttavia e minima se la coppia non
ha figli, si fa invece pili marcata se al ruolo di
moglie si aggiunge quello di madre: in questo caso
lavora nello stesso comune il 61,9% delle donne e
impiega fino a 15 minuti il 55,3% (Tavola 6.11). La
presenza di figli incide sugli spostamenti dei padri
in maniera poco rilevante rispetto al tempo
impiegato e un po' di pili rispetto aIle distanze.

La tendenza generale e che Ie donne coprano
distanze pili brevi e impieghino di conseguenza
meno tempo per spostarsi. L'entita degli scarti tra
maschi e femmine cambia significativamente al
variare del comune di residenza. In particolare, nei
centri metropolitani e nei grandi comuni, le diffe
renze sono molto pili attenuate, probabilmente
perche gli spostamenti avvengono soprattutto
all'interno del comune dove si risente maggior
mente del traffico cittadino che rallenta i pendola
ri indipendentemente dalloro genere. In effetti, se
nei comuni fino a 2 mila abitanti il 50,6% delle don
ne e il 39% degli uomini impiegano al massimo un
quarto d'ora, nei centri metropolitani le percen
tuali scendono rispettivamente al 31,6% e al 28,6%.

Grandi e piccole citta

Sui tempi e sulle modalita degli spostamenti,
influiscono significativamente anche le caratteristi
che territoriali e degli ambienti urbani. La condizio
ne di maggiore disagio e vissuta da chi risiede nei
grandi comuni, dove solo il 41% impiega meno di
15 minuti per andare a lavorare 0 studiare, malgra
do il miglioramento della situazione rispetto al
1995. Pili avvantaggiati risultano i residenti dei
comuni di media e grande dimensione, dove il 58
59% degli spostamenti avviene in meno di un quar
to d'ora, anche se con una diminuzione di circa
quattro punti rispetto al 1995.

Differenze sostanziali si registrano anche rispet
to ai mezzi di trasporto utilizzati, a cominciare da

quanti si spostano a piedi, il cui peso varia significa
tivamente tra Centro-nord e Mezzogiorno, con
percentuali del 12-15% nelle regioni centro-setten
trionali e del 25-30% in quelle del Mezzogiorno. La
dimensione del comune non sembra invece parti
colarmente rilevante, se non per Ie quote legger
mente pili basse di persone che si spostano a pie
di nei comuni sotto i 10 mila abitanti.

II trasporto collettivo e utilizzato in modo
significativo solo per gli spostamenti interni aIle
aree pili urbanizzate 0 B diretti e mostra livelli
d'uso piuttosto stabili tra il 1995 ed il 1998, con Ie
uniche eccezioni per la metropolitana nei grandi
centri (dal 4,5% al 7%) e per le corriere nei comu
ni sotto i 2 mila abitanti (dal 10% al 14%). Nelle
ripartizioni nord-occidentale e centrale si utilizza
maggiormente il trasporto pubblico. Nel Mezzo
giorno vi e un aumento, seppure di modesta
entita, delle quote d'uso di mezzi di trasporto col
lettivo mentre si registra una diminuzione
nell'area nord-orientale.

Infine, per quanto riguarda il trasporto priva
to, l'auto e utilizzata soprattutto al di fuori delle
aree metropolitane, con percentuali che variano
tra il 46% dei comuni sopra i 10 mila abitanti ed il
50% di quelli sotto i 2 mila abitanti, a fronte di
percentuali del 37% e 43% rispettivamente per i
centri e le periferie delle aree metropolitane. Nel
Nord-est si raggiungono le quote pili alte (52%)
mentre nel Mezzogiorno la percentuale di utiliz
zatori dell'automobile si ferma al 35%. Motoci
clette e ciclomotori vengono usati in stretta con
nessione con la dimensione urbana e, quindi, in
relazione alla maggiore congestione del traffico
cittadino. L'utilizzo di questi mezzi e aumentato
tra il 1995 ed il 1998 nei grandi centri (dal 6% al
9%) dove vi e un segmento importante di popo
lazione che si avvale in modo alternato di mota
ed auto. Infine, la bicicletta e usata al Nord (7%
nel Nord-est), e prevalentemente nelle citta di
media dimensione.

Tavola 6.11 -Partner che vivono in una coppia in cui entrambi lavorano per vicinanza delluogo di lavoro e tem
po di percorrenza - Anno 1998 (per 100 persone della stesso tipo)

LAVORANO NEL COMUNE Dr RESIDENZA IMPIEGANO FINO A 15 MINUTI

TIPO Dr COPPIA Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Se lavorano entrambi 50,2 59,5 54,8 45,9 53,2 49,5
senza figli 45,9 50,3 48,1 45,5 45,4 45,4
con figli 51,4 61,9 56,6 46,0 55,2 50,6

Fonte: Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (dati provvisori)
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6.3 La mobilita del tempo libero

Una delle caratteristiche dell'accentuata mobi
lita spaziale e rappresentata dalla progressiva scis
sione del binomio "residenza-uso del territorio"
che in passato costituiva una realta tendenzialmen
te unica. Cia si verifica soprattutto nelle grandi
metropoli (la cui popolazione residente e peral
tro in diminuzione), dove convergono flussi di
persone che transitano e sperimentano nuove
forme d'uso in ambiti quali il consumo, il tempo
libero, la cultura, Ie relazioni sociali a 10 svago,
accentuando la congestione degli spazi metropo
litani e ponendo seri problemi di governo della
mobilita.

A generare la mobilita "erratica", non rispon
dente cioe a schemi orari ripetitivi, tra comuni
diversi intervengono vari fattori: le attivita relati
ve alIa sfera sociale e relazionale (visite a parenti e
amici, pasti in ristoranti, trattorie e locali simili,
partecipazione a sagre, fiere a intrattenimenti di
piazza, recarsi in discoteca a altri luoghi dove
ballare), la fruizione culturale (recarsi al cinema a
al teatro, visitare un museo a una mostra d'arte
ad anche assistere ad una manifestazione sporti
va), la mobilita per shopping (recarsi in negozi a
centri commerciali) e altre modalita di utilizzo
del tempo libero (spostamenti di tipo naturalisti
co a turistico oppure svolgimento di attivita
sportive).

La rnobilita extra-comunale, can rientro in
giornata, per motivi non legati a studio a lavoro
ha riguardato, mediamente, in un trimestre della
seconda meta del 1998, il 23,6% della popolazione
di sei anni ed oltre (circa 13 milioni di persone), Si
tratta di una mobilita can caratteristiche diverse
dal pendolarismo per studio a lavoro (che, si e gia
detto, coinvolge quotidianamente 12,5 milioni di
persone), svincolata generalmente da tempi e
percorsi fissi. Gli spostamenti tra comuni che
vengono COS! originati sana numerosi: pili di 330
milioni in un trimestre, in rapporto di circa uno a
due rispetto ai movimenti sistematici dei pendo
lari.

L'analisi dei dati rende evidente la capacita di
attrazione dei grandi centri: una consistente quota
delle persone si reca in un capoluogo di provincia
a di regione (77%). La funzione di polo esercitata
dai comuni capoluogo si esprime per tutti gli
ambiti di attivita: spostamenti per motivi relazio
nali (67%), shopping 05%) e fruizione culturale
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09,7%). Tale data sottolinea la forte concentrazio
ne dell'offerta di questa tipo di servizi nei centri
maggiori; non vanna comunque sottovalutati i tre
milioni di persone che si muovono verso comuni
pili piccoli.

La mobilita per tempo libero e multidimensio
nale, chi si muove per un motivo si muove spesso
anche per un altro: la quota di popolazione che si
sposta solamente per un'attivita (shopping, cultu
ra, relazioni) e decisamente inferiore (6,3%) a quel
la di coloro che combinano diverse tipologie di
mobilita 07,30/0) (Tavola 6.12).

Le attivita che determinano 10 spostamento
del maggior numera di persone sana quelle
afferenti alIa sfera relazionale (Tavola 6.13). Per
questa motivo si e messo in movimento com
plessivamente il 20,2% della popolazione di sei
anni e pili (circa 11 milioni di persone in un tri
mestre), In particolare sana le visite a parenti
ed amici 05,9%) e il "mangiare fuori" 02,2%) ad
avere il peso maggiore, mentre il recarsi ad una
sagra, ad una fiera a intrattenimento di piazza
(8,6%) e l'andare in discoteca 0,7%) assumono
minor rilievo. SuI complesso dei movimenti
per tempo libera, quelli per attivita di relazione
rappresentano il 48%; si tratta di circa 15 spo
stamenti pro capite per trimestre, ossia pili di
uno a settimana, che coinvolgono maggiormen
te i cittadini dei centri pili grandi.. I motivi rela
zionali mostrano una significativa capacita auto
noma di generazione della mobilita: il 60% di
colora che si spostano per una sola classe di
motivi 10 fa infatti per andare a travare parenti a
amici.

All'estremo opposto si collocano coloro che
si spostano per motivi culturali i quali nel 97% dei
casi 10 fanno per differenti ragioni: fruizione cul
turale, shopping, svago a motivi relazionali.
Nell'ambito dell'offerta culturale e il cinema ad
esercitare la maggiore attrazione (6%), mentre
altre forme di manifestazioni, pili elitarie (musei,
mostre, rappresentazioni teatrali), a pili episodi
che (concerti e manifestazioni sportive) genera
no flussi pili ridotti 0-3% circa). Questa tipo di
mobilita "culturale" coinvolge 1'11% della popola
zione (poco meno di sei milioni di persone) e
origina circa 5 spostamenti pro capite fuori dal
comune di residenza in un trimestre, quasi due
per mese, a testimonianza di come la fruizione
culturale sia, a livello soggettivo, una componente
significativa nell'ambito del tempo libera e, a
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livello oggettivo, un fenomeno che ha un impatto
non trascurabile sia sulla mobilita sia sull'econo
mia. In virtu della maggiore concentrazione di
offerta culturale nelle grandi citra, la maggior par
te delle persone si dirigono verso un comune
capoluogo C79,70/0) e tale concentrazione spiega
anche la bassa propensione alla "rnobilita cultura
le" manifestata da chi risiede nei centri metropo
litani.

Anche la mobilita verso gli esercizi cornmer
ciali risulta di particolare importanza, perche rap
presenta, come mostrato da numerosi studi sui
trasporti, una quota consistente della mobilita
complessiva in ambito urbano, e incide in manie
ra elevata sugli spostamenti diretti fuori dal pro
prio comune. 11 14,2% delle persone di sei anni e

piu (circa 7,6 milioni di persone) si sono recate
almeno una volta nel trimestre fuori dal comune
di residenza per fare acquisti in negozi od in un
centro commerciale, per un totale di 11 viaggi
pro capite per trimestre, poco meno di uno a
settimana.

Cittadini di diverse eta sono differentemente
coinvolti nella mobilita. Incidenze piu elevate
sono riscontrabili nella classe di eta 25-34 anni, rna
un'eccezione, peraltro prevedibile, e costituita
dalla mobilita per andare in discoteca 0 night club,
in cui e la classe di eta 15-24 anni a far registrare i
valori piu alti. Inoltre, come si rileva ormai da alcu
ni anni per molte attivita del tempo libero e della
fruizione culturale, nelle classi di eta giovanili si
riscontra una lieve, rna significativa prevalenza del-

Tavola 6.12 - Persone di 6 anni e pin che si sono recate fuori dal comune di residenza con rientro in
giornata per combinazione dei motivi di spostamento - Anno 1998 (a)

MOTIVO

Relazionale Shopping Fruizione culturale Altri motivi Totale

TOTALE IN MIGLIAIA

Un solo motivo 2.030 480 167 731 3.407

Due motivi 3.083 1.843 928 1.103 3.478

Tre motivi e pili 5.774 5.317 4.807 4.109 5.847

Totale 10.887 7.639 5.902 5.942 12.732

PER 100 PERSONE

Un solo motivo 3,8 0,9 0,3 1,4 6,3

Due motivi 5,7 3,4 1,7 2,0 6,5

Tre motivi e pili 10,7 9,9 8,9 7,6 10,9

Totale 20,2 14,2 11,0 11,0 23,6

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

Un solo motivo 18,6 6,3 2,8 12,3 26,8

Due motivi 28,3 24,1 15,7 18,6 27,3

Tre rnotivi e pili 53,0 69,6 81,4 69,1 45,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine multiscopo sulle famiglie. Viaggi e vacanze (dati provvisori)
(a) Media trimestrale, luglio-dicembre 1998.
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Tavola 6.13 - Persone di 6 anni e pili che si sono recate fuori dal comune di residenza con rientro in
giornata per motivo dello spostamento - Anno 1998 (a) (per 100 persone della stessa zona)

RIPARTIZIONI GEOGRAFIeHE MOTIVO

TIPO eOMUNE Relazionale Shopping Fruizioneculturale Altri motivi Totale

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Nord-ovest 22,8 16,6 12,7 12,0 26,2
Nord-est 25,9 18,8 14,3 14,6 29,2
Centro 19,8 12,8 10,5 11,2 24,4

Sud 15,2 10,9 8,3 8,3 18,1

Isole 16,6 10,5 8,1 8,8 19,4

Italia 20,2 14,2 11,0 11,0 23,6

TIPO DI COMUNE

Comuni centro dell'area metropolitana (b) 13,8 5,5 5,1 9,2 17,2
Comuni periferia dell'area metropolitana 22,2 16,7 13,2 12,4 25,5
Comuni con oltre 50.000 abitanti 18,5 11,5 10,3 11,1 22,4
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti 21,1 15,8 12,0 11,1 24,8
Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti 23,1 17,8 12,5 11,3 26,2
Comuni aventi fino a 2.000 abitanti 22,9 19,0 13,8 11,4 25,9

Italia 20,2 14,2 11,0 11,0 23,6

Fonte: Indagine multiscopo sulle famiglie. Viaggi e vacanze (dati provvisori)
(a) Media trimestrale, luglio-dicembre 1998.
(b) Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bart, Palermo, Catania e Cagliari.

le donne sugli uomini. II grado di istruzione influi
see significativamente anche rispetto alla mobilita
erratica ehe risulta pili elevata fra coloro ehe han
no un titolo di studio di livello medio superiore 0

universitario, anche a parita di eta. Vi e poi una dif
ferenziazione territoriale nella propensione alla
mobilita: anche in questo caso, essa risulta pili ele
vata nel Nord-est, seguito dal Nord-ovest e dal
Centro.

6.4 La mobrlita per turismo

6.4. J I viaggi per le vacanze

I cambiamenti net tempo

Andare in vaeanza per periodi brevi 0 lunghi
e ormai entrato a far parte dello stile di vita di
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ampi settori di popolazione. Alla fine degli anni
'50 la quota di coloro che nel corso di un anna
effettuavano "lunghi" soggiorni di vacanza ~alme

no 4 notti di durata) era appena il 13,20/0, mentre
attualmente, il fenomeno coinvolge il 45,9% dei
residenti nel nostro paese. Dalla vaeanza di
"pochi" e eoncentrata principalmente in un uni
co periodo nel corso di un anno, si e passati alla
vacanza di "molti", pili breve e frazionata in un
numero maggiore di periodi: nel 1965, nel corso
di un anna ogni persona effettuava 1,06 periodi
di vacanza "lunga", in media di 19,9 notti di dura
ta; agli inizi degli anni '90, il numero medio di
periodi di tali vacanze e aumentato a 1,4 e nel
1998 e diventato pari a 1,8, con una progressiva
contrazione della durata media (12,5 notti). Negli
anni e cresciuta anche la tendenza ad andare in
vacanza all'estero. Si e passati dal 4,3% dei viag
giatori negli anni '60 al 10,8% negli anni '80, fino
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al 25,6% della fine degli anni '90 Cdr. il Box: I
modelli di vacanza).

Nel 1998, gli italiani hanno effettuato 79
milioni e 400 mila viaggi di vacanza di almeno
una notte. Pur essendo le vacanze "lunghe" la
componente principale, soprattutto in termini
di numero di giornate (1'88,3% del totale), le
vacanze brevi rappresentano una quota cospi
cua della mobilita per turismo e caratterizzano
fortemente 10 stile di vacanza italiano. I sog
giorni "lunghi" restano caratterizzati da una for
te stagionalita, anche se in misura minore
rispetto al passato; nei mesi estivi si registra un
forte incremento dei flussi turistici per vacanza
diretti sia all'interno del paese sia verso l'este
roo Nel 1998, durante il trimestre luglio-settem
bre, si sono recati in vacanza, per almeno 4
notti, 22 milioni 281 mila persone, pari al 39,0%
dei residenti, mentre negli altri periodi
dell'anno la quota dei vacanzieri e risultata infe
riore al 10%. Le vacanze brevi, invece, non pre
sentano particolari oscillazioni nell'anno (Tavo
la 6.14).

La persistenza di una elevata stagionalita dei
flussi turistici che alimentano le strutture ricet
tive nazionali puo costituire uno dei principali
fattori frenanti per una crescita pili sostenuta
degli stessi flussi, causando forti oscillazioni
occupazionali in seno al settore degli alberghi e
pubblici esercizi ed ostacolando la diffusione
di strutture di grandi dimensioni. Con riferi
mento agli alberghi ed alle strutture comple
mentari CTavola 6.15), nel 1997 il 22,8% delle
presenze e stato consumato nel solo mese di
agosto e il 51,1% nel trimestre luglio, agosto e
settembre. Per dare un'idea dell'entita della
componente stagionale del flusso turistico in
Italia basti ricordare come tali valori siano
superiori di circa quattro volte rispetto agli
omologhi valori medi registrati nel complesso
dei paesi dell'Unione europea. Il Mezzogiorno
risulta, in ogni caso, l'area dove la componente
stagionale assume i livelli pili alti, seguita dal
Nord-est: in particolare, il primato della stagio
nalita e detenuto da Calabria, Sardegna e
Abruzzo.

I forti contrasti territoriali si ricompongono in
un quadro nazionale in cui la stagionalita continua a
caratterizzare, sebbene con forme diverse ed
intensita lentamente decrescente, tanto il Mezzo
giomo quanto il resto della penisola.
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It profilo di chi va in vacanza

L'abitudine ad effettuare vacanze, in parti
colare lunghe, non e uniforme in tutto il paese.
I residenti al Nord e al Centro viaggiano di pili.
Lo svantaggio del Mezzogiorno e particolar
mente evidente per le vacanze lunghe. Nel tri
mestre di maggior turismo (Iuglio-setternbre),
e andato in vacanza il 23,8% dei residenti del
Mezzogiorno contro il 50,8% di quelli del
Nord. Le differenze territoriali permangono
anche negli altri periodi dell'anno e se si ana
lizzano in particolare le vacanze lunghe (Tavo
la 6.16), si vede che il Nord-ovest e l'area geo
grafica i cui residenti hanno alimentato, nel
1998, la quota pili elevata di viaggi 06,9%),
seguito da Centro e Nord-est Crispettivamente
21,4% e 20,2%). Peraltro, le ripartizioni nord
orientale e meridionale mostrano le pili alte
quote di auto-contenimento della domanda
turistica. Anche la quota di viaggi all'estero sul
le vacanze lunghe e relativamente differenziata
tra le ripartizioni, con un minimo del 15,7% in
quella insulare ed un massimo del 23,2% nel
Nord-est; quest'ultimo valore appare doppia
mente significativo se raffrontato con i sog
giorni effettuati dagli stessi abitanti nel Mezzo
giorno 05,2%).

A differenza delle vacanze lunghe, quelle brevi
sono pili diffuse nell'Italia centrale durante il
periodo estivo, allorche coinvolgono il 15% dei
residenti (Tavola 6.17). Il Mezzogiomo mantiene
il livello pili basso anche in questo caso. La pro
pensione alle vacanze e massima nei comuni del
le aree metropolitane e, in generale, aumenta al
crescere della dimensione demografica del
comune di residenza. Vanno di pili in vacanza i
giovani e gli adulti fino a 44 anni di eta. Solo un
anziano su quattro si reca in vacanza e solitamen
te e pili istruito degli altri.

In vacanza vanno soprattutto gli studenti e gli
occupati e tra questi ultimi i dirigenti, imprendito
ri e liberi professionisti per vacanze sia lunghe sia
brevi. Tra le motivazioni addotte da coloro che
non effettuano viaggi prevale quella economica
(44,8% nel 1998), seguita da motivi di famiglia
(26,5%) e da quelli legati al lavoro 0 allo studio. I1
17,7% non va in vacanza "per abitudine", con valo
ri pili elevati tra Ie persone con oltre 55 anni di eta
(28%).
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Tavola 6.14 - Turisti, viaggi e notti per classe di durata della vacanza e per trimestre - Anno 1998

TRIMESTRE

Gennaio-Marzo
Aprilc-Giugno
Luglio-Settembre
Ottobre-Dicembre

Gennaio-Marzo
Aprile-Giugno
Luglio-Settembre
Ottobre-Dicembre

Gennaio-Marzo
Aprile-Giugno
Luglio-Settembre
Ottobre-Dicembre

Totale

Gennaio-Marzo
Aprile-Giugno
Luglio-Settembre
Ottobre-Dicembre

Gennaio-Marzo
Aprile-Giugno
Luglio-Settembre
Ottobre-Dicembre

Totale

Gennaio-Marzo
Aprile-Giugno
Luglio-Settembre
Ottobre-Dicembre

Totale

DURATA DELLA VACANZA

1-3 notti 40 piu notti Totale

TURISTI IN MIGLIAIA (a)

5.648 4.409 8.959
6.407 5.333 10.670
6.521 22.281 25.549
4.438 3.199 7.173

TURISTIPER 100 PERSONE (a)

9,9 7,7 15,7
11,2 9,3 18,7
11,4 39 44,7
7,8 5,6 12,6

VIAGGI IN MIGLIAIA

9996 5.166 15.162
9.808 5.705 15.512

10.922 27.211 38.134
7.085 3.535 10.620

37.811 41.617 79.428

NUMERO MEDIO DI VIAGGI PER TURISTA (a)

1,8 1,2 1,7
1,5 1,1 1,5
1,7 1,2 1,5
1,6 1,1 1,5

NOTTI IN MIGLIAIA

16.959 44.956 61.915
18.343 53.429 71.772
20.516 392.907 413.424
12.813 28.518 41.331

68.631 519.810 588.441

DURATA MEDIA DEL VIAGGIO IN NOTTI

2,0 8,7 4,1
1,9 9,4 4,7
1,9 14,4 10,8
1,8 8,1 3,9

1,8 12,5 7,4

Fonte: Indagine multiscopo sulle famiglie. Viaggi e vacanze (dati provvisori)
(a) I dati trimestrali sui numero dei turisti non sono cumulabili in quanto, essendo trimestrale il periodo di riferimento dell'indagine, una

stessa persona puo essere turista in trimestri diversi. Pertanto, una eventuale somma dei dati trimestrali comporterebbe una sovrastima
del numero annuale dei turisti.

Tavola 6.15 - Stagionalita delle presenze nelle ripartizioni geografiche - Anno 1997

17,1 18,1 41,4 34,6 64,7
40,3 23,6 53,9 47,7 69,0
23,4 20,8 47,9 38,1 69,8
19,2 27,9 59,9 50,1 83,6

100,0 22,8 51,1 43,4 70,5

PESO % DEI TREMESl CON PlU' PRESENZE
RlPARTlZlONl
GEOGRAFlCHE

Nord-ovest
Nord-est
Centro
Mezzogiorno

Italla

Presenze
(a) del mese

di agosto (b)

PESO0/0

dei 3 mesi con
piu presenze (c)

Alberghi Strutlure
complementari

Italiani Stranieri

41,8 41,3
59,4 48,9
54,7 39,9
63,5 51,1

55,6 45,9

Fonte: Istat, Statistiche del turismo. Rilevazione suI movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
(a) Per cento presenze in Italia.
(b) Rapporto tra Ie presenze nel mese di agosto e Ie presenze totali del 1997.
(c) Rapporto tra Ie presenze nei tre mesi con Ie presenze piu elevate e Ie presenze totali del 1997.
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Tavola 6.16 - Matrice origine-destinazione dei viaggi per vacanza lunga (4 a piu notti) - Anno 1998
(per 100 uiaggi)

RIPARTIZIONI Vacanze PROFILI % PER AREA DI DESTINAZIONE
GEOGRAFICHE lunghe Nard-avest Nord-est Centro Sud Isole Italia Estero Tatale

Nord-ovest 36,9 27,4 18,1 11,4 12,8 8,4 78,1 21,9 100,0
Nord-est 20,2 4,7 46,3 10,7 10,2 5,0 76,8 23,2 100,0
Centro 21,4 8,8 14,1 30,2 17,7 8,1 79,0 21,0 100,0
Sud 14,5 11,3 10,3 14,8 42,7 4,0 83,1 16,9 100,0
Isole 6,9 13,2 8,9 11,4 14,3 36,5 84,3 15,7 100,0

Halla 100 15,5 21,2 15,8 17,8 9,0 79,2 20,8 100,0

Fonte: Indagine multiscapa sulle famiglie. Viaggi e vacanze (dati provvisori)

Tavola 6.17 - Turisti e numero medio di viaggi per classe di durata della vacanza, sesso, eta, condi-
zione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 1998 (a)

DURATA DELLA VACANZA

1-3 NOTTI 40 PIU NOTTI TOTALE

CARATTERISTICHE Turisti per Numero Turisti per Numero Turisti per Numero
100 persane media 100 persane media 100 persane media

della stesso tipo di viaggi dello stesso tipo di viaggi dello stesso tipo di viaggi

SESSO
Maschi 12,0 1,8 39,0 1,2 45,1 1,5
Femmine 10,8 1,6 39,0 1,2 44,4 1,5
Totale 11,4 1,7 39,0 1,2 44,7 1,5
CLASSI Dr ETA'
0-14 anni 11,2 1,7 47,1 1,2 51,7 1,5
15-24 anni 13,2 1,7 41,1 1,2 48,8 1,5
25-44 anni 15,3 1,8 46,8 1,2 53,5 1,6
45-64 anni 10,4 1,8 34,4 1,3 40,6 1,5
65 anni e pili 4,8 1,6 23,5 1,2 26,0 1,4
Totale 11,4 1,7 39,0 1,2 44,7 1,5
CONDrZIONE E POSIZIONE
PROFESSIONALE (15 anni e pili)
Occupati 15,8 1,8 46,5 1,2 53,6 1,6

Lavoratori dipendenti
Dirigenti 24,6 2,2 62,2 1,6 67,2 2,3
Direttivi, quadri, impiegati 18,5 1,9 57,6 1,2 65,0 1,6
Operai 12,6 1,5 34,7 1,1 41,9 1,3
Lavoratori autonomi
Imprenditori 14,6 2,1 43,9 1,3 55,8 1,5
Liberi professionisti 18,9 1,7 55,7 1,4 60,3 1,8
Lavoratori in proprio 11,6 1,7 32,4 1,1 40,0 1,4
In cerca di occupazione 8,5 1,3 26,6 1,1 31,6 1,3
Casalinghe 7,7 1,5 29,5 1,2 34,5 1,4
Studenti 12,5 1,4 50,0 1,2 57,4 1,4
Ritirati dal lavoro 7,9 1,8 27,7 1,3 32,2 1,5
Altra condizione 3,0 1,7 18,6 1,3 21,1 1,4

Totale 11,4 1,7 37,6 1,2 43,5 1,5
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Dr RESIDENZA
Nord 12,5 1,8 50,8 1,2 56,0 1,5
Centro 15,0 1,7 40,7 1,3 48,5 1,6
Mezzogiorno 8,2 1,4 23,8 1,2 29,1 1,3

Halia 11,4 1,7 39,0 1,2 44,7 1,5
TIPO Dr COMUNE
Comuni centro dell'area
metropolitana (b) 14,3 1,7 52,6 1,3 58,9 1,6
Comuni periferia dell'area

51,6metropolitana 13,4 2,0 45,7 1,2
Comuni con oltre 50.000 abitanti 11,2 1,8 40,7 1,2 46,3 1,5
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti 10,8 1,5 36,6 1,2 41,7 1,4
Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti 9,6 1,6 31,3 1,2 37,0 1,4
Comuni aventi fino a 2.000 abitanti 10,0 1,5 26,8 1,2 32,1 1,4

Italia 11,4 1,7 39,0 1,2 44,7 1,5

Fonte: Indagine multiscopo sulle famiglie. Viaggi e vacanze (dati provvisori)
(a) Valore medio dei quattro trimestri.
(b) Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari.
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Tavola 6.18 - Viaggi di vacanza per classi di durata, destinazione, motivo, tipo di alloggio, organizza
zione del viaggio e tipo di vacanza per svago - Anno 1998 (per centa viaggi della stessa tipo)

DURATA DELLA VACANZA

DESTINAZIONE PRINCIPALE

Italia

Estero

Paesi dell'Unione europea

Altri paesi europei

Resto del mondo

MOTIVO DELLA VACANZA

Piacere, svago

Visita a parenti e/o amici

Motivi religiosi, pellegrinaggio

Trattamenti di salute, cure termali

Non sa/non risponde

TIPO Dr ALLOGGIO

Albergo

Strutture collettive specializzate

Altre strutture collettive

Abitazione/stanza in affitto

Abitazione di proprieta

Abitazione di parenti e/o amici

Altro alloggio privato

ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO

92,5

7,5

5,6

1,6

0,3

58,7

37,2

2,1

1,3

0,7

33,2

0,3

3,6

3,0

12,7

45,4

1,7

40 pili notti

79,2

20,8

12,4

3,3
5,1

77,2
18,1

1,1

2,9

0,7

34,5
1,3

8,7

12,9

12,1

28,9

1,7

Totale

85,6

14,4

9,2

2,5

2,8

68,4

27,2

1,6

2,1

0,7

33,8
0,8

6,3
8,1

12,4

36,8

1,7

Prenotazione diretta

Prenotazione presso agenzia

Nessuna prenotazione

Non sa/non risponde

Totale (migliaia)

18,6 25,1 22,0

6,2 18,8 12,8

74,3 55,3 64,4

0,9 0,7 0,8

37.811 41.617 79.428

PER 100 PERSONE CHE HANNO EFFETTUATO VIAGGI
PER PIACERE 0 SVAGO

Mare (escluso crociera)

Crociera

Lago (escluso agriturismo)

Montagna (escluso agriturismo)

Campagna, collina (escluso agriturismo)

Agriturismo

Giro turistico

Citra e localita d'arte

Vacanza per studio

Vacanza per sport

Fonte: Indagine multiscopo sulle famiglie. Viaggi e vacanze (dati provvisori)
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31,0

0,0

2,7

18,5

7,6

0,7

13,8

15,5
1,6

4,1

53,1

0,3

1,4

19,3

3,0
0,2

10,2

7,7

1,4

1,2

44,0

0,2

1,9

19,0

4,8

0,4

11,7

10,9

1,5

2,4
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Viaggi brevi e viaggi lunghi
presentano caratteristiche co
muni e proprie specificita. Le di
verse dimensioni si combinano e
pesano dijJerentemente contri
buendo a definire i modelli di va
canza degli italiani. In primo luo
go le destinazioni sono diverse:
l'estero pesa di pill nelle vacan
ze lunghe (20,8% contro 7,5%),
in Italia l'Emilia-Romagna e al
primo posta come destinazione
per le vacanze lunghe, il Lazio
per quelle brevi. Diverso e anche
il tipo di uacanza: un maggior
peso assumono le vacanze mari
ne fra quelle lungbe, mentre le
brevi si caratterizzano per una
pill grande uarietd e una maggio
re incidenza dei viaggi culturali,
dell'agriturismo e delle visite a
parenti e amici (Tavola 6.18). Le
vacanze brevi, inoltre, si presen
tano come un fenomeno dinami
co, dove predornina, pill che nel
le lungbe, il 'fai da te" e l'irn
provvisazione: in questo caso,
solo i viaggi all'estero e quelli a
scopo religioso presentano una
organizzazione pill strutturata.

Tra le vacanze svolte per
motivo di svago 0 riposo, la me
ta preferita degli italiani rimane
il mare, sebbene questa destina
zione abbia un'incidenza diver
sa nei soggiorni lunghi (53,1%)
rispetto a quelli brevi (31%). In
particolare, per i lunghi soggior
ni al mare, effettuati soprattutto
nei mesi estivi di luglio ed ago
sto, possono essere individuate
tre distinte tipologie. Nella pri
ma rientrano le vacanze svolte
presso localita balneari del
Centro-sud (19,3%), soprattut
to Puglia, Calabria, Sicilia e La
zio, con una durata media piut-
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I modelli di vacanza
tosto lunga (non meno di due
settimane e fino ad un rnese) e
l'assenza di qualsiasi forma di
organizzazione preventiva del
uiaggio, anche percbe spesso
svolte in casa di proprieta 0

presso parenti/amici. C'e poi
una quota significativa di viaggi
verso le localitd marittime del
Centro-nord (16,4%), in parti
colare le riviere romagnola, to
scana, ligure e veneta, effettuati
in prevalenza da residenti delle
stesse region i e caratterizzati
da una durata inferiore a 15
giorni. L'organizzazione del
viaggio e limitata, in questa ca
so, alia prenotazione diretta
dell 'alloggio, con una prevalen
za di utilizzo delle strutture al
berghiere e di case in affitto. In
fine, e rilevante il peso di coloro
che scelgono il mare della Sar
degna (5,6%), provenienti so
prattutto dalle regioni del Nord
ovest e del Centro, spesso dai
centri metropolitani, oltre che
dalla stessa isola, con soggior
ni di durata medio-lunga (2-3
settimane) e utilizzando come
alloggio case in affitto, abita
zioni di parenti/arnici ed in alcu
ni casi i campeggi.

II mare rimane una destinazio
ne significativa anche per i sog
giorni di breve durata, con una ti
pologia - la pill diffusa - caratte
rizzata da pernottamenti in case
di proprieta 0 presso parenti e
amici e concentrata nei primi me
si della stagione balneare, assai
frequente tra gli abitanti delle zo
ne metropolitane. Esiste inoltre
una seconda tipologia di vacan
za breve al mare, pill strutturata,
svolta nel pieno della stagione
estiva presso alberghi 0 case in

affitto e concentrata nelle regioni
settentrionali (Liguria, Emilia-Ro
magna, Toscana).

L'altra meta tradizionale dei
turisti italiani e rappresentata
dalla montagna, peraltro con
una quota pressocbe uguale nei
viaggi di lunga e di breve durata
(intorno al 19%). I primi si diui
dono in due segmenti quasi equi
valenti: nelperiodo estivo (8,3%)
le vacanze durano generalmente
pill di una settimana e sono con
centrate in Lombardia, Veneto,
Piemonte e Trentino-Alto Adige,
con provenienza dal Nord Italia
e con un 'alta quota di soggiorni
presso seconde case; nel turi
smo dei mesi inuernali, il soggior
no in genere non esuperiore alia
settimana, avviene spesso in al
bergo, in particolare nelle loca
lita alpine di Trentino-Alto Adige,
Valle d'Aosta e Lombardia. I
viaggi di breve durata in monta
gna avvengono, inuece, soprat
tutto nei mesi invernali e tra le
destinazioni e da segnalare, a
fianco delle tradizionali regioni
dell'arco alpine, l'Abruzzo. Sono
soprattutto gli abitanti dei grandi
comuni e delle regioni settentrio
nali ad effettuare questi brevi
soggiorni.

Una terza dimensione signifi
catiua delle vacanze e relativa
a visite culturali 0 itinerari turi
stici: fra i soggiorni di lunga du
rata essi rappresentano il
9,3%; si tratta di periodi relati
vamente brevi (in genere fra i 4
e i 7 giorni) e distribuiti abba
stanza omogeneamente nel cor
so dell'anno. In Italia, sono
scelti soprattutto il Lazio e la
Lombardia. I soggiorni sono
compiuti prevalentemente da

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998



6. LA MOBILITA TERRITORIALE DI UNA SOCIETA COMPLESSA

persone di eta compresa tra i
25 e i 44 anni, con un titolo di
studio ed una posizione profes
sionale pii; elevata della media.
L'incideriza delle visite culturali
e maggiore (17,9%) tra i viaggi
brevi, con fiussi diretti soprat
tutto verso le citta di interesse
artistico della Toscana, del La
zio, deli'Emilia-Rornagna, del
Veneto e della Lombardia e con
una particolare concentrazione
nei mesi prirnauerili e autunnali.
In questa caso, l'eta media e re
lativamente piu giovane.

Una particolare irnportan.za
assumono i viaggi all'estero che
rappresentano il 20,8% dei
viaggi lunghi e che sono in co
stante crescita. Si tratta di viag
gi che si caratterizzano per
avere come destinazione citta
d'arte, tipo di vacanza decisa
mente emergente negli ultimi an
ni, anche se al loro interno si
evidenzia una quota di vacanze
al mare svolte all 'estero. Que
sto gruppo di viaggiatori si spo
sta, oltre che nei consueti mesi
estiui, anche a settembre e ad
aprile e permane nei luoghi di
destinazione per un periodo re
lativamente breve (tra i 4 e i 7
giorni). Le mete sono soprattut
to la Francia, la Spagna, la
Gran Bretagna, la Grecia, altri
paesi europei e gli Stati Uniti. La
maggior parte di questi uiaggi
sono organizzati tramite agen
zia, con pernottamenti in alber
go e spostamenti in aereo, con
una certa diffusione anche degli
itinerari turistici in pullman. I
fruitori sono soprattutto giova
ni con un titolo di studio ed una
posizione lavorativa piuttosto
elevata. Consistente risulta an-
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che la presenza di studenti che
si recano all'estero per vacan
ze di studio.

I viaggi brevi svolti all'estero
(il6,2% del totale dei viaggi bre
vi) sono, anche in questo caso di
tipo culturale e si muovono in
particolare verso i paesi europei
vicini (Francia, Austria, Svizzera,
Spagna e Gran Bretagna), so
prattutto in inverno e in primaue
ra. Questi soggiorni sono pu;
strutturati rispetto ai precedenti:
la sistemazione prevalentemente
utilizzata e l'albergo.

Le vacanze per far visita a
parenti ed amici rappresentano
un gruppo piuttosto consistente
di viaggi lunghi (19%), in genere
con soggiorni che nonrsuperano
una settimana, con una concen
trazione nei mesi estivi e durante
le festiuita natalizie e pasquali e
con una leggera prevalenza di
uiaggiatori prouenienti dalle re
gioni centro-meridionali. Nei
viaggi brevi tale tipologia rag
giunge addirittura il 39,9% del
totale, questi avvengono nei va
ri mesi dell 'anno, utilizzando
l'automobile privata e il treno. Le
persone che si muovono partono
soprattutto dall'Italia centrale e
meridionale e dai comuni di am
piezza demografica maggiore,
per recarsi nell'Italia nord-occi
dentale ed in particolare in Lom
bardia e in Piemonte 0 verso
l'Italia centrale.

Infine si evidenziano alcune
tipologie minori come i viaggi ej
fettuati per trattamenti di salute
(2,7%) 0 che hanno come desti
nazione la campagna (per le va
canze lunghe) 0 i laghi (per quel
le brevi). I primi tipi di soggior
no, dedicati aIle cure termali,

sono di durata superiore alIa
settimana e avvengono nei mesi
estiui, in primavera e ad ottobre.
Le regioni di destinazione sono
soprattutto quelle dell'Italia
nord-orientale e centrale (in
particolare le regioni della To
scana, Veneto, Emilia-Romagna,
Lazio e Campania) dove vi sono
i maggiori centri termali. Gene
ralmente, chi fa questo tipo di
viaggio soggiorna in strutture al
berghiere 0 in altre strutture
specialiezate, prenotando di
persona 0 senza effettuare alcu
na prenotazione. Si sposta in
auto, ma anche in treno 0 in pul
lman. Si tratta, in prevalenza, di
donne con un 'eta superiore ai
45 anni e, di consegueriza, si ri
leva una forte presenza di pen
sionati e casalinghe, provenienti
maggiormente dai piccoli agglo
merati urbani e dall'Italia cen
tro-meridionale, specialmente Si
cilia, Calabria e Abruzzo, oltre
che dalla Lombardia.

Le vacanze con destinazione
campagna e laghi sono effettuate
piu frequentemente nei mesi esti
vi ed autunnali in alcune regioni
del Nord (Piemonte, Veneto,
Lombardia) e del Centro (Tosca
na e Umbria). II desiderio di con
tatto con la natura e testimonia
to dal tipo di sistemazione pre
scelta: l'agriturismo 0, se posse
duta, la casa di proprieta. II
soggiorno e scarsamente orga
nizzato, rnolti, infatti, non hanno
prenotato l'alloggio ed hanno uti
lizzato l'auto propria per il viag
gio, peraltro non molto lungo, dal
momenta che i jruitori di questa
vacanza risiedono nelle realtd
urbane delle stesse regioni 0 in
regioni limitrofe.
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6.4.2 I turisti stranieri

La ripresa del turismo italiano nel 1998

A fronte di una domanda turistica sempre pili
intensa e articolata, segnali importanti emergono
anche dal lato dell'offerta. Nel 1998 il turismo ita
liano e stato caratterizzato da una significativa
ripresa rispetto al 1997: la crescita del 3,00/0 delle
presenze nelle strutture ricettive ufficiali (alberghi
e strutture complementari) si contrappone alla sia
pur lieve flessione registratasi nel 1997 rispetto al
1996 (-0,20/0), ed e dovuta in uguale rnisura agli ita
liani (+3,20/0) e agli stranieri (+2,9%),

Nel complesso, nel periodo 1990-1998 le presen
ze sul territorio nazionale sono cresciute del 18,80/0.
La crescita e risultata considerevolmente pili elevata
per le strutture complementari rispetto alle alber
ghiere e si e concentrata in corrispondenza delle
localita montane e collinari; incrementi pili contenu
ti, rna pur sempre di rilievo, hanno caratterizzato le
citra d'arte, le localita marine e quelle lacuali.

In chiave territoriale, nonostante le regioni pili
influenti in termini di presenze siano localizzate nel

Centro-nord (Trentino-Alto Adige, Veneto, Emi
lia-Romagna e Toscana, che nel complesso incido
no per il 48,10/0 del totale delle presenze), le varia
zioni pili elevate tra il 1990 ed il 1997 hanno caratte
rizzato cinque regioni del Centro-sud: le Marche, il
Molise, la Calabria, la Campania e la Basilicata; la pri
ma regione del Nord e il Veneto, al sesto posto,
con una crescita del 27,2%. A conferma del guada
gno di posizioni relative del Mezzogiorno rispetto
al Nord, cinque delle ultime sei posizioni di tale gra
duatoria sono occupate da regioni settentrionali
(Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Valle d'Aosta,
Piemonte e Liguria, oltre alla Puglia).

Tali positivi risultati consentono un cauto ottirni
smo anche per il 1999 e sono dovuti, tra l'altro, alla
lenta rna costante riorganizzazione dell'offerta ricet
tiva nazionale in favore di un modello integrato, in
cui Ie singole realta imprenditoriali abbandonano
progressivamente il forte individualismo che le ave
va contraddistinte fino ai prirni anni '90, a favore di
modalita maggiormente sistemiche e cooperative,
in grado di fronteggiare meglio Ie oscillazioni della
domanda e fornire una varieta di opzioni ricettive al
variare delle esigenze della clientela.

Figura 6.3 - Variazioni delle presenze per tipo di alloggio - Anni 1990, 1996, 1997 e 1998 (a)

50,0-.-------------------------,

40,0+------------------

30,0+------------------

20,0+-------------------

10,0+----------------

0,0-1-__

-10,0-1...-------------------------'

• alberghi

III complementari

III totale

1997/1996 1998/1997 1998/1990

Fonte: Istat, Statistiche del turismo. Rilevazione sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
(a) Dati provvisori per il 1998
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to (156 presenze in media), un
sostanziale equilibrio tra pre
senze di italiani e di stranieri (if
turismo italiano pesa per il
58,3%), tuttifattori che denota
no il successo di una strategia
di valorizzazione delle risorse
turistiche locali, ancora pii; rile
vante se si tiene conto della
fortissima attrattiuitd turistica
derivante dalle localitd limitro
fe, tanto che a Napoli si collo
ca appena il 7,8% delle presen
ze regionali. All'opposto Roma,
con ben il67,3% delle presenze
del Lazio, si configura come
l'unico vero polo turistico della
regione. Venezia e Firenze - al
secondo e quarto posta in tale
graduatoria - si attestano su
livelli piu. contenuti e pari a
25,1% e 19,8%.

Al Nord, Venezia si conferma
cittd peculiare non solo per le
sue caratteristicbe, ma anche
per l'elevata incidenza di stra
nieri sulle presenze complessive
(76,9%); a Firenze tale quota
risulta del 72,2%, a Roma del
68,9% e a Milano del 57,4%.

II turismo neUe aree metropolitane
(+8,6%) a quelli fortemente
negativi di Bari (-27,6%), Torino
(-11,4%) e Bologna (-10,2%);
tra le metropoli caratterizzate
dai flussi piu eleuati, Roma regi
stra la crescita maggiore rispet
to al 1995 (+4,9%), Milano e
Venezia presentano aumenti piu
contenuti (rispettiuamente +1,0%
e +0,7%), mentre a Firenze si
verifica unaflessione del 3,8%. II
rapporto tra presenze e posti
letto consente di valutare la
"produttiuitd fisica" del seruizio,
in termini di sfruttamento della
capacita ricettiva potenziale. In
tale ottica, Firenze (210), Roma
(175) e Bologna (174) sono le
cittd che occupano maggiorrnen
te i posti letto disponibili,
all'opposto di Bari (77) e Paler
mo (89).

Nella ripartizione Sud-Isole
emerge Napoli, che ha registra
to il piu elevato incremento di
presenze rispetto al 1995, un
basso livello di congestione sul
la base del rapporto tra pre
senze e residenti, un buon gra
do di sfruttamento dei posti let-

La ricerca di modalitd vacan
ziere alternative e meno "stagio
nali" ha accresciuto, soprattut
to nella seconda meta degli anni
'90, l'importariza del ruolo del
turismo metropolitano nel qua
dro della ricettiuita globale,
caratterizzato peraltro da una
certa eterogeneitd territoriale.
Dalla Tavola 6.19, che propene
un confronto tra i jlussi turistici
in 11 grandi aree urbane con
riferimento al 1997, emerge al
prime posta .Roma con oltre 14
milioni di preserize, seguita da
Venezia (l0,5 milioni), Firenze
(6,2 milioni) e Milano (5,4 milio
ni). Per valutare l'impatto
ambientale del fenomeno turisti
co si consideri che la densita
delle presenze giornaliere per
mille residenti e pari, a Milano e
Roma, a 11,3 e 14,6, rispettiua
mente e sale a 44,8 a Firenze ed
a 98 a Venezia.

La dinamica delle presenze
nel triennio 1995-1997, pur risul
tando mediamente in crescita,
oscilla dai piccbi positivi di
Palermo (+8,8%) e Napoli

Tavola 6.19 - Principali indicatori sui flussi turistici in alcuni grandi comuni - Anno 1997

Genova Torino Milano Verona Venezia Bologna Firenze Roma Napoli Bari Palermo

PRESENZE

variazione % 1997/1995 4,8 -11,4 1,0 3,6 0,7 -10,2 -3,8 4,9 8,6 -27,6 8,8

giornaliere per 1.000 residenti 4,5 4,2 11,3 11,3 98,0 9,1 44,8 14,6 3,8 2,7 4,3

per posto letto 138,0 117,0 147,0 136,0 118,0 174,0 210,0 175,0 156,0 77,0 89,0

Numero Cmigliaia) 1.064 1.413 5.388 1.053 10.511 1.281 6.212 14.170 1.445 328 1.079

QUOTA 0/0

di presenze suI totale regionale 6,8 17,6 23,6 2,5 25,1 4,0 19,8 67,3 7,8 4,6 10,5

di presenze negli alberghi 92,2 67,5 98,4 76,3 46,1 94,9 85,0 95,2 96,6 98,0 97,4

di turisti italiani 65,0 72,8 42,6 45,1 23,1 66,1 27,8 31,1 58,3 83,0 60,8

Fonte: Istat, Statistiche del turismo. Rilevazione suI movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
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La posizione dell'Italia a livello internazionale

Nonostante i positivi risultati di questi anni, la
posizione dell'Italia nel mercato turistico mondia
le continua a caratterizzarsi, ormai da diversi anni,
per una certa stabilita. Nel 1998 la Francia (che
offre modalita di turismo chiaramente concorren
ti con quelle italiane) si e confermata al primo
posto della graduatoria con circa 70 milioni di arri
vi dall'estero (Tavola 6.20), mentre l'Italia conserva
la quarta posizione (occupata stabilmente dal lon
tano 1980), con circa 34,8 milioni di arrivi, equiva
lenti al 5,6% dello share mondiale. Nel periodo
1980-1998 l'Italia ha registrato un tasso medio
annuo di crescita degli arrivi dall'estero pari al
3,2%, a fronte di una crescita media annua nel
mondo del 6,6%. Tale performance ha causato una
sensibile riduzione della quota di mercato italiana,
scesa di 2,1 punti percentuali rispetto al 7,7% del
1980, la diminuzione pili forte tra quelle registrate
dai primi sei paesi della graduatoria mondiale. Il
1998 ha segnato un lieve recupero, dato che la ere
scita del 2,2% degli arrivi dall'estero e risultata solo
lievemente pili bassa rispetto alla media mondiale
(2,4%), e comunque superiore a quella di Stati Uni
ti e Regno Unito, paesi caratterizzati entrambi da
flessioni degli arrivi dall'estero (pari rispettiva
mente al-1,3% ed al-0,2%).

Il ristagno della dinamica degli arrivi in Italia
deriva primariamente dalla forte crescita della
concorrenza, in un contesto internazionale dove
la propensione agli spostamenti turistici si evolve
a ritmi contenuti. La Spagna, forse il maggiore
concorrente dell'Italia per quanto riguarda il turi-

smo estivo, con la crescita del 10,7% e quasi 48
milioni di arrivi dall'estero nel 1998, ha superato
gli Stati Uniti, posizionandosi al secondo posto
della graduatoria mondiale. Tra i fattori che favori
scono la penisola iberica spiccano la favorevole
posizione geografica, una politica orientata a pro
muovere il turismo su larga scala, un livello medio
di crescita dei prezzi vantaggioso per gli stranieri,
un'offerta ricettiva caratterizzata da una certa ete
rogeneita tipologica, la modernita di molte strut
ture alberghiere, favorita da una preesistente
modesta presenza, una mentalita complessiva nei
confronti degli stranieri basata sulla mediazione
tra peculiarita locali ed abitudini dei visitatori.
D'altra parte i mutamenti politici degli ultimi anni
hanno favorito l'apertura verso logiche di mercato
prettamente occidentali di paesi come la Cina, al
sesto posto nella graduatoria mondiale degli arrivi
(era al diciottesimo nel1980) ed Hong Kong, salito
nello stesso periodo dal ventottesimo al quindice
simo posto. Nell'ambito del bacino mediterraneo
si conferma poi rilevante la concorrenza di paesi
come la Croazia e la Grecia, mentre il Portogallo,
passato dalla ventunesima alla diciassettesima
posizione nel mondo, sembra avviato verso un
modello evolutivo simile a quello spagnolo.

Un secondo fattore connesso con la dinamica,
alquanto altalenante, dei flussi verso l'Italia di stra
nieri nel corso degli anni '90 risiede nella instabi
lita politico-monetaria del paese. Si e infatti regi
strata una certa correlazione tra le variazioni degli
arrivi di stranieri e Ie fluttuazioni del rapporto di
cambio Lira-Ecu, a conferma di come, tra gli
aspetti che motivano gli stranieri a visitare l'Italia, il

Tavola 6.20 - Arrivi dall'estero nei sei paesi con Ie quote di mercato piu elevate - Anni 1980, 1997 e 1998 (a)

ARRIVI DALL'ESTERO (in migliaia) QUOTE Dr MERCATO VARIAZIONI PERCENTUALI

PAESI 1980 1997 1998 1980 1998 1998/1980 (b) 1998/1997

Francia 30.100 66.858 70.000 10,5 11,2 7,4 4,7

Spagna 22.388 43.128 47.743 7,8 7,6 6,3 10,7

Stati Uniti 22500 47.748 47.127 7,9 7,5 6,1 -1,3

Italia 22.087 34.079 34.829 7,7 5,6 3,2 2,2

Regno Unito 12.420 25526 25.475 4,4 4,1 5,8 -0,2

Cina 3500 23.762 24.000 1,2 3,8 32,5

Mondo 285.328 610.582 625.236 100 100 6,6 2,4

Fonte: Organizzazione mondiale del turismo
(a) Dati provvisori per il 1998
(b) Variazione media annua
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ruolo ricoperto dal fattore prezzo e ancora molto
rilevante, probabilmente a causa di un liveUo
medio troppo elevato dei prezzi dei servizi turi
stici, quali la camera d'albergo 0 il pranzo al risto
rante.

Tra Ie peculiarita deU'industria turistica che
possono ostacolare il raggiungimento di tassi di
crescita pili elevati negli arrivi, sia per la compo
nente nazionale sia per queUa estera, assumono un
ruolo rilevante la presenza sul territorio nazionale
di strutture ricettive dal profilo qualitativo tuttora
eterogeneo e la difficolta di sviluppare piani locali
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per il turismo che possano tradursi in nuove strut
ture 0 nel miglioramento qualitativo di queUe
preesistenti.
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La competitlvita delle strutture alberghiere italiane
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Per analizzare il livello di
competitiuitd dell 'offerta ricetti
va nazionale e il profilo tipologi
co della clientela si efatto riferi
menta ai caratteri strutturali e
alle rnodalitd di utilizzo delle
strutture alberghiere. In partico
lare sana stati considerati dodi
ci indicatori riferiti prevalente
mente al 1997.

Gli alberghi italiani sana
caratterizzati da un profilo
qualitativo mediamente elevato
(il 73,6% ha almena tre stelle),
una dotazione media di circa
52 letti ed un incremento media
del costa di un pernottamento
pari all'll% nel triennia 1995
1998. Le presenze sana consu
mate solo per quasi meta in
localita "tradizionali ", costitui
te in questa contesto dalle
Iocalitd marine, lacuali, monta
ne e collinari. C'e una stagiona
lita alquanto va ria hile nelle
diverse zone del paese, comun
que sensibilmente piil alta nel
Meridione. Ogni posta letto e
occupato in media per 115,5
notti e tale tasso di utilizzo si
traduce in 5.076 presenze per
ogni mille residenti e, in media,
in 4,1 pernottamenti per ogni
cliente arrivato. La struttura
produttiva ein grado di genera
re 60,4 rnilioni di valore aggiun
to per addetto, can un 'occupa
zione media di 1,1 unita per
mille residenti. Le presenze
straniere negli alherghi sana
rappresentate per oltre un
quarto dalle cinque nazionalita
piu rilevanti.

In chiave territoriale (Tavola
6.21), e evidente la asirnmetria
tipologica Nord-Sud, dovuta alla
preponderanza del turismo tra
dizionale al Nord e di rnodalita
fortemente stagionali nel Mezzo
giorno. cia edovuto alfatto cbe,
in genere, le regioni settentriona
li sana in grado di offrire diversi
modelli di turismo tradizionale,
sia invernale sia estiuo, usufrui-

hili piu omogeneamente nell'arco
dell'anno. Le regioni centrali si
collocano in una situazione inter
media.

Il Trentino-Alto Adige si con
ferrna una delle regioni in cui il
turismo assume uri'importartza
fondamentale. si colloca al pri
mo posta per gli indicatori di
"produttiuita" come le quote
rnedie di posti letto e di presen
ze per mille residenti e la perma
nenza media; esituato al secon
do posto nella graduatoria rela
tiva al numero di addetti per mil
le residenti e presenta, nel con
tempo, un livello media di cresci
ta dei prezzi piuttosto contenu
to, in un contesto fortemente
caratterizzato dal turisrno stra
niero.

Tale profilo e i'espressione
piil alta di un 'area, corne il Nord
est, il cui sistema economico e
notoriamente imperniato sull'effi
cienza della piccola e media
irnprenditoria. In queste zone, e
infatti prevalente un rnodello
d'offerta alberghiera di qualitd
non eleuatissima (la quota degli
alherghi con almena 3 stelle e
inferiore alla media nazionale,
can un nurnero di posti letto per
albergo generalmente inferiore
alla media e una dinarnica delle
presenze talvolta fortemente
stagionale (come nel cas a
dell'Emilia-Romagna). Tale
modello si caratterizza anche
per una elevata competitiuita
(deriuata dall'alto sfruttamento
dei posti letto disponibili), da
una buona permanenza media e
da una crescita contenuta del
livello media del prezzo di una
camera, tutti fattori di successo
di cui la provincia di Rimini costi
tuisce una sintesi esernplare. Il
Veneto e la sola regione a disco
starsi lieuernente da tale profilo,
a causa soprattutto di un livello
qualitativo e dimensionale delle
strutture piic elevato e di una
dinamica di sensihile crescita dei

prezzi (+21, 1 % rispetto al
1995), dovuti soprattutto alla
presenza sul territorio di un polo
di enorrne attrattioita turistica
corne Venezia.

Le caratteristiche peculiari
delle strutture alberghiere del
Nord-ovest sana mena sintetiz
zahili in un unico profilo. Emerge
cbiaramente il contrasto tra Pie
monte e Lombardia, da un lata, e
Valle d'Aosta e Liguria dall'altro.
Mentre queste ultime due regioni
si caratterizzano per uri huon
livello di sfruttamento dei posti
letto e per elevate quote medie di
presenze e posti letto per mille
residenti, can una dinamica dei
flussi sostarizialmente stagionale,
la Lombardia ed il Piernonte atti
vano flussi mediarnente piu stabili
nel corso dell'anno, can una bas
sa permanenza media ed una ten
denza alla crescita dei prezzi.

Can riferimento al Centro
sud, if profilo dell 'offerta alber
ghiera denota eterogeneitd terri
toriali pii; forti, frarnmentandosi
in sottosisterni ricettivi general
mente malta influenzati dalle
caratteristiche locali. Al Centro,
if Lazio e la Toscana denotano
una buona performance com
plessiva, rna per ragioni ben
diverse. Nel prime caso, la pre
senza di un polo corne Rorna, in
cui si consumano i quattro quin
ti delle presenze regionali,
garantisce rapporti tra presen
ze e posti letto e tra valore
aggiunto ed addetti piuttosto
eleuati, ed inoltre una stagiona
lita dei flussi contenuta, nel
secondo, alla attrattiuita di
Firenze si abbina un posiziona
menta piuttosto equilibrato in
corrispondenza di tutti gli indi
catori e (la quota del turismo
tradizionale pari a 48,3 risulta
in linea can la media nazionale
pari a 47,8).

Nel Mezzogiorno, la Sarde
gna si distingue rispetto al profi
10 media delle altre regioni, gra-
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zie soprattutto alia modernita
delle strutture alberghiere - in
grande prevalenza con almeno
tre stelle (il 92,4%) e dotate
mediamente di molti posti letto
(ben 102,0, quasi il doppio
rispetto alia media nazionale) 
ad una permanenza media sensi
bilmente superiore alia media
(5,3 notti) e al debole aumento
del costa medio di un pernotta
mento. Lo suiluppo turistico
interno di tale regione e inoltre
piuttosto equilibrate, con le
eccezioni di Sassari e della sola
provincia di Oristano caratteriz
zate da un projilo evolutivo
ancora incerto.

II sistema alberghiero sicilia
no, pur presentando alcune
peculiaritd che 10 avvicinano al
projilo della Sardegna, come Ie
quote elevate di alberghi con
almena tre stelle, di posti letto
per albergo e di presenze per
posto letto, risulta penalizzato

soprattutto dalla maggiore rare
jazione delle strutture sul terri
torio, testimoniata dalla quota
assai modesta di letti per mille
residenti (il14,3%, maggiore sol
tanto rispetto alia Puglia), e da
una permanenza media tra lepiu
basse della penisola.

Nelle restanti regioni del
Mezzogiorno le strutture alber
gbiere, caratterizzate in preva
lenza da un livello qualitativo ed
una dimensione superiori alia
media, si dimostrano spesso
sovradimensionate rispetto allo
sviluppo turistico realmente
sostenibile sulla base delle infra
strutture presenti sul territorio e
dell'attuale livello di interazione
dell'industria turistica con le
altre realtd irnprenditoriali, e
risentono della caratterizzazio
ne prettamente locale 0, comun
que jortemente stagionale della
domanda. In effetti, tali regioni
registrano valori sempre injerio-

ri alia media nazionale per il
numero di addetti e di presenze
giornaliere per mille residenti, le
presenze per posto letto (ad
eccezione della Campania) ed il
valore aggiunto per addetto, e
inoltre valori superiori alia
media dell'indice di stagionalita,
ad eccezione del Molise e della
Basilicata, jorse le regioni meri
dionali caratterizzate dai mag
giori ritardi strutturali. La sola
Campania, al secondo posta nel
la graduatoria delle presenze
perposto letto 048,6 rispetto al
valore massimo di 156,8 regi
strato nel Lazio), sembra in gra
do di avvalersi di un sistema
ricettivo alberghiero sujjiciente
mente elastico rispetto alia dina
mica della domanda, scarsamen
te stagionale e di livello qualita
tivo comunque medio-alto, per
quanto jortemente concentrato
nelle aree di Napoli e della peni
sola sorrentina.

Tavola 6.21 - Indicatori strutturall, economici e di flusso degli alberghi italiani per regione (a)

Alberghi Numero Numero Numero Indice di Prcsenze Prcsenze Notti di Valore Indice del 5 principali Turismo
con media media di media di stagionalita per posto per mille permanenza aggiunto prezzo di un nazionalita tradizionale

REGIO\JE almena di Ierti letti addetti delle lerto residenti in media pe, pernotta- sul totale (0/0)

tre srelle per per mille per mille presenze addctto rnento prescnze di
(%) albergo residenti rcsidenti ne11998 stranieri

(base 1995=100) (0/0)

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (II) (12)

Piernonte 74,0 43,6 15,3 1,4 0,2 84,7 5,1 3,3 46,1 112,3 22,6 30,7
Valle d'Aosta 65,8 46,7 189,4 3,6 0,6 111,3 77,3 3,9 60,9 109,1 27,0 74,5
Lombardia 78,9 50,6 16,3 1,2 0,2 126,2 7,0 2,9 62,4 112,6 29,1 32,0
Trentino-Alto Adige 65,0 38,0 257,1 3,0 0,5 118,3 123,4 6,6 59,3 104,0 47,0 29,8
Friuli-Venezia Giulia 63,3 48,6 29,6 0,4 0,6 99,4 17,5 5,1 65,1 108,0 27,0 52,1
Liguria 71,7 40,5 49,2 1,1 0,5 147,9 26,1 4,8 52,4 104,7 27,5 73,2
Veneto 71,8 55,8 40,2 2,4 0,5 138,8 25,7 4,4 64,5 121,1 27,3 92,3
Emilia-Romagna 60,2 49,0 65,2 0,7 1,0 103,5 22,5 5,1 50,1 108,3 29,7 70,0
Toscana 75,9 52,3 43,3 1,4 0,5 128,1 24,4 3,7 60,7 112,2 24,0 48,3
Umbria 64,1 47,7 27,9 0,8 0,5 124,9 14,4 2,7 56,0 103,5 27,1 91,2
Marche 77,5 55,3 40,2 0,4 0,9 94,4 21,5 6,6 56,4 109,0 35,0 3,5
Lazio 82,6 66,3 22,1 1,6 0,2 156,8 11,0 2,7 74,6 122,4 36,7 79,0
Abruzzo 80,7 59,9 36,1 0,9 0,9 79,1 12,0 5,3 47,6 106,5 27,3 22,8
Molise 87,2 49,4 14,7 0,2 0,4 74,1 4,1 3,1 36,3 124,4 44,4 37,4
Campania 80,5 61,9 15,2 1,0 0,5 148,6 8,8 4,5 52,8 108,2 20,8 40,6
Puglia 93,0 78,0 12,1 0,4 0,7 82,3 4,8 4,6 45,4 109,5 29,0 20,8
Basilicata 77,5 42,0 15,4 0,2 0,4 59,5 5,1 4,0 38,4 100,3 24,0 37,4
Calabria 78,6 89,1 28,4 0,4 1,2 58,1 6,5 5,8 36,3 107,5 27,3 39,4
Sicilia 85,2 87,0 14,3 0,7 0,6 123,7 5,5 3,2 54,0 106,1 21,6 41,1
Sardegna 92,4 102,0 40,6 0,9 1,1 83,1 13,4 5,3 48,4 106,7 21,7 52,3

Italla 73,6 52,4 31,1 1,1 0,5 115,5 13,9 4,1 60,4 111,0 26,3 47,8

Fonte: Istat, Statistiche del turismo, Anno 1997; Conti economici delle imprese, Anno 1997; Statistiche dei prezzi, Anni 1993-1998.
(a) Le variabili (4) e (9) si riferiscono a11995. L'indice di stagionalita (5) e data dal coefficiente di variazione delle presenze mensili. L'indicatore (II) si rife-

risce aIle cinque nazionalita straniere pili rilevanti: Francia, Germania, Austria; Regno Unito e Stati Uniti suI totale delle presenze degli stranieri. L'indi-
catore (12) si riferisce aIle presenze in localita marine, montane, lacuali e collinari.
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La mobilita sanitaria
La mobilita dei cittadini e causata da molti fatto

ri: lavoro, studio, rapporti familiari, turismo, cultu
ra e altre attivita del tempo libero. Accanto ad essi,
che potremmo definire di "scelta", ne esistono
altri che sono invece, in buona misura, "di neces
sita". Un ruolo di primo piano spetta alla rnobilita
sanitaria che puo essere dettata dalla necessita di
un ricovero ospedaliero, dal bisogno di effettuare
visite, accertamenti 0 trattamenti terapeutici.

Questo tipo di mobilita e per 10 pili conseguen
za di una insufficiente 0 inadeguata disponibilita di
servizi 0 professionisti nelluogo dove si vive. Esi
stono tuttavia anche casi in cui essa scaturisce da
una circostanza fortuita e si configura dunque
come un evento secondario, che segue uno spo
stamento avvenuto per altri motivi (lavoro, studio,
turismo).

La mobtlita per ricoveri

Nel corso del processo di riforma del Servizio
sanitario nazionale, la riduzione della mobilita per
ricoveri tra regioni ha rappresentato un obiettivo
perseguito a pili riprese nell'ottica di riequilibrare
l'offerta ospedaliera da un punto di vista territoria
Ie e di evitare i forti disagi che i cittadini devono
affrontare quando non dispongono di opportunita
di cura nel territorio nel Quale risiedono. Dai dati
del Ministero della Sanita relativi all'anno 1997, tale
obiettivo risulta pero ancora largamente disatteso.

D'altra parte, il nuovo modello organizzativo di
carattere aziendalistico e i propositi dellegislatore
vanno sempre pili nella direzione di promuovere
la qualita del servizio attraverso meccanismi di
concorrenza tra Ie singole strutture. In questa sen
so, il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998
2000 riporta tra gli obiettivi prioritari quello di
"rafforzare l'autonomia decisionale degli utenti".
Tuttavia, il Sistema deve ancora provvedere alla
realizzazione dell'equita distributiva dei servizi a
livello territoriale, colmando lacune strutturali e
qualitative che penalizzano il cittadino nel soddi
sfacimento del suo bisogno di salute. Inoltre, deve
anche attivare gli strumenti (carta dei servizi, atti-
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vita di valutazione e promozione della qualita
dell'assistenza, accreditamento delle strutture
sanitarie e di ricovero) per sensibilizzare il cittadi
no sulle possibilita di scelta e per stimolare i pro
duttori a rispondere a una domanda sempre pili
informata.

Nel triennio 1995-1997, gli squilibri quantitativi e
qualitativi che alirnentano il fenomeno della mobi
lita per ricoveri hanno continuato ad agire, accen
tuando un'evoluzione crescente del fenomeno
(Tavola 6.22). Non va escluso, peraltro, che un con
tributo nella stessa direzione sia da ascrivere agli
effetti della razionalizzazione stessa dell'offerta
ospedaliera, che ha comportato la riduzione nel
numero dei posti letto, spesso ottenuta con la
chiusura 0 la riconversione dei piccoli ospedali.

Nel 1997 sono stati oltre 650 mila i pazienti
ricoverati in regime ordinario (esclusi quindi i
ricoveri diurni di tipo medico 0 chirurgico) in una
regione diversa da quella di residenza, un numero
pari al 6,5% del totale dei pazienti che hanno subi
to un ricovero, in aumento rispetto al 5,9% del
1995. La frazione di cittadini che ha usufruito di una
prestazione di cura ospedaliera al di fuori della
propria regione di residenza e andata quindi
aumentando nel triennio e tale incremento ha
interessato in misura pili evidente gli istituti di cura
privati accreditati col Servizio sanitario nazionale,
che, oltretutto, hanno visto crescere in misura
significativa nello stesso periodo la rispettiva inci
denza sul totale dei ricoveri.

Le diverse aree del paese presentano profili di
mobilita ospedaliera sostanzialmente di segno
opposto: i tassi di immigrazione, dati dalla frazio
ne di pazienti trattati non residenti nelle regioni
della ripartizione, risultano nettamente pili elevati
nelle aree centro-settentrionali, con una particola
re accentuazione nel Nord-est. La frazione dei
residenti in una regione che vengono trattati fuori
di essa e viceversa nettamente pili elevata nel Sud
e nelle Isole, oltre ad interessare in una certa misu
ra anche il Centro (Tavola 6.23),

I percorsi di mobilita di lungo raggio che carat
terizzano gli utenti residenti nelle diverse regioni
possono essere esaminati, con qualche approssi-

347



LA S1TUAZ10NE DEL PAESE

Tavola 6.22 - Ricoveri ospedalieri in mobtllta interregionale per tipo di istituto - Anni 1995-1997 (per
100 ricoveri

ANN1

1995
1996
1997 (a)

Fonte: Ministero della Sanita
(a) Per il 1997 i dati sana provvisori

mazione, considerando gli spostamenti da queste
verso le altre ripartizioni. Da cia risulta che i
pazienti delle regioni del Sud si spostano preva
lentemente verso il Centro e il Nord-ovest; fanno
eccezione il Molise e l'Abruzzo, caratterizzati da
flussi diretti, oltre che verso il Centro, anche ver
so il Nord-est. I pazienti delle Isole, invece, pre
sentano direzionalita diverse: la Sicilia verso il
Nord-ovest e il Nord-est, la Sardegna verso il Cen
tro e il Nord-ovest. I ricoveri in uscita dalle regio
ni del Centro Italia si spostano in prevalenza verso
il Nord-est. Le regioni settentrionali, infine, pre
sentano flussi in uscita quasi esclusivamente verso
le regioni della ripartizione limitrofa del Nord,
tranne la Liguria, i cui flussi sana diretti in preva
lenza verso il Centro (Tavola 6.24).

I differenziali di offerta a livello territoriale, in
termini sia quantitativi sia qualitativi, sembrano
confermare sostanzialmente il peso predominan
te delle motivazioni di necessita nell'indurre i
pazienti a ricorrere alle cure sanitarie lantana dal
luogo di residenza. Carenze strutturali dell'offerta
a livello regionale si osservano, in termini di
numero di posti letto per mille abitanti, soprattut
to per Ie regioni del Sud e le Isole, che presentano
rispetto a quella del Centro e del Nord, una infe
riore dotazione di posti letto ogni mille abitanti;
tale squilibrio si e accentuato nel triennia, anche
per effetto della razionalizzazione indotta dagli
obiettivi programmatici del Piano.

Anche Ie dotazioni di strutture specialistiche
atte a trattare una casistica can grado di campliea
zione media-alto presentano un forte squilibrio
regionale. La maggior parte delle regioni del Mez
zogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
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1STITUTI

Totale Pubblici Privati accreditati

5,9 6 5,2
6,2 6,3 5,8
6,5 6,4 7,4

Sicilia e Sardegna), presentavano nel 1996 livelli
deficitari rispetto alla media nazionale, soprattutto
per quanta riguarda le sale operatorie

Le zone dove e pili forte l'emigrazione sanitaria
sana anche quelle dove e minore la soddisfazione
nei confronti dei servizi ospedalieri. Nel Sud e nelle
Isole il 14% dei ricoverati si e dichiarato poco a per
niente soddisfatto dell'assistenza medica a fronte di
un 7-9% nel Centro-nord. Inoltre nel Mezzogiorno
e pili bassa la quota di colora che si dichiarano mal
ta soddisfatti (22% contro il 48% del Nord). Un ulte
riore elemento da considerare e il tipo di patologie
maggiormente interessato alla mobilita. Se si fa rife
rimento alla categoria diagnostica maggiore dei casi
trattati (Major Diagnostic Categories) si riseantra
che per alcune classi di patologie, si verifica pili fre
quentemente la necessita di spostarsi dalla propria
regione di residenza per curarsi. Al primo posta si
trovano le "Malattie e disturbi mieloproliferativi e
neoplasie scarsamente differenziate" seguite da
"Malattie e disturbi endocrini, della nutrizione e del
metabolismo", "Malattie e disturbi dell'occhio",
"Ustioni" e "Malattie e disturbi del sistema muscolo
scheletrico e connettivo". Queste patologie presen
tano percentuali di mobilita extra-regionale signifi
cativamente elevate, comprese tra il 9% e il 12,3%
dei casi complessivamente trattati.

La rnobflita delle donne per interruzione
volontaria di gravidanza

L'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) ha
riguardato nel1997 circa 140 mila donne (pressap
poco un aborto volontario ogni 100 donne di eta
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Tavola 6.23 - Flussi migratori sanitari interregionali per ripartizione geografica - Anni 1995 e 1997
(per 100 ricoueri nella stessa zona)

RIPARTIZIONI 1995 1997 (a)

GEOGRAFICHE Usciti Entrati Usciti Entrati

Nord-ovest 5,0 7,7 5,3 8,4

Nord-est 4,8 7,2 5,3 8,1

Centro 5,1 7,5 6,2 8,4

Sud 8,9 3,6 8,9 4,5

Isole 5,7 0,9 6,3 0,8

ltalia 5,9 5,9 6,5 6,5

Fonte: Ministero della Sanita
(a) Per il 1997 i dati sono provvisori.

Tavola 6.24 - Indicatori di mobilita per i ricoveri ospedalieri - Anno 1997 (a)

RICOVERI DEIRESIDENTI (%)
REGIONI

Piemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

Liguria

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia -Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

ltalia

Fonte: Ministero della Sanita
(a) Dati provvisori.
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nella regione

92,7

83,7

95,7

91,7

93,3

96,0

94,7

94,9

94,5

92,2

91,6

94,4

90,4

79,8

92,6

94,1

76,0

88,3

93,0

95,5

93,5

fuori regione

7,3

16,3

4,3

8,3

6,7

4,0

5,3

5,1

5,5

7,8

8,4

5,6

9,6

20,2

7,4

5,9

24,0

11,7

7,0

4,5

6,5

Ricoveri
di non residenti

su 100 ricoveri
nella regione

5,6

11,7

7,3

12,3

8,6

7,9

7,5

11,1

8,0

14,1

7,6

7,9

8,2

23,2

2,1

4,7

9,3

3,2

0,8

0,7

6,5
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Tavola 6.25 - Graduatoria della Major Diagostic Categories (MDC) per percentuale di casi trattati fuori
dalla regione di residenza - Anno 1997 (a)

MDC

17
10

2

22

8
23
24
20

1

11

DESCRIZIONE

Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate
Malattie e disturbi endocrini, della nutrizione e del metabolismo
Malattie e disturbi dell'occhio

Ustioni
Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e connettivo
Fattori che influenzano 10 stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari (b)

Traumatismi multipli

Abuso di alcool e farmaci e disturbi mentali organici indotti da alcool 0 farmaci

Malattie e disturbi del sistema nervoso

Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie

Casi trattati fuori della
regione di residenza suI

totale dei casi trattati (0/0)

12,3

11

9,5
9,3
9,1
8,9
8,2

8,2

7,6
7,6

Fonte: Ministero della Sanita
(a) Dati provvisori.
(b) Comprendono tutti gli interventi dovuti ad altro contatto con i servizi sanitari, i ricoveri per segni e sintomi vari e non altri

menti classificati, i ricoveri per assistenza riabilitativa con 0 senza diagnosi di neoplasia maligna.

15-49 anni). Circa 1'8% di queste donne ha effettua
to l'intervento in una regione diversa da quella di
residenza eben il 24% fuori della propria provin
cia. Tale incidenza appare in crescita rispetto al
1994, quando le corrispondenti percentuali erano
rispettivamente pari a 7,5% e 20%.

Questo particolare tipo di mobilita sanitaria e
sostanzialmente riconducibile a due diverse moti
vazioni: da un lato, tali migrazioni sono determina
te dalla carenza di servizi 0 dalla loro scarsa effi
cienza, dall'altro una quota di spostamenti e attri
buibile alla scelta delle donne di effettuare l'Ivg in
luoghi diversi da quello di residenza per motivi
personali di riservatezza. Inoltre, una quota della
mobilita e dovuta alla vicinanza territoriale di una
struttura situata in una zona di confine tra due
regioni 0 due province oppure alla presenza della
donna in un luogo diverso da quello di residenza
per motivi non direttamente collegati con l'Ivg,
quali 10 studio 0 illavoro.

I profili regionali di tale mobilita sono spesso
poco definiti, in quanto coesistono, all'interno
della stessa regione, comportamenti del tutto dif
ferenziati rispetto al luogo scelto dalle donne per
l'effettuazione dell'Ivg. D'altra parte, il riferimento
alla regione di residenza non puo essere eluso
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nell'analisi di tali spostamenti in quanta e proprio
a tale livello che avviene la gestione dei servizi e
delle strutture sanitarie.

La caratterizzazione territoriale del fenomeno
emerge in modo evidente dall'analisi di alcuni
indicatori di mobilita provinciale, distinti anche
secondo la provenienza dei flussi. Tali indicatori,
insieme ai tassi di abortivita per luogo di residenza
e di intervento, consentono di delineare diversi
modelli di migrazione per Ivg, con una distinzio
ne tra territori di attrazione e territori di uscita che
supera il dualismo tra Nord-Centro e Mezzogior
no, tipico della mobilita per ricoveri nel suo ins ie
me.

Sono stati in particolare individuati 5 gruppi di
province che mostrano caratteristiche comuni.

La prima aggregazione e costituita dalle provin
ce di cinque capoluoghi di regione (Torino, Bolo
gna, Perugia, Roma e Bari) e dalle province di
Trento e Rimini. In queste aree si rilevano livelli di
abortivita superiori alla media italiana, una stanzia
lita delle donne che ricorrono all'Ivg molto eleva
ta, unita ad una consistente immigrazione da fuori
regione. Tra le donne non residenti che ricorrono
alle strutture di queste province vi e una quota
significativa (circa il 20%) di donne straniere non
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residenti. Le sette province si delineano quindi
come veri e propri baricentri di attrazione, fatta
eccezione per Bari, i cui flussi extra-regionali pro
vengono per la maggior parte dalla limitrofa pro
vincia di Matera (dove non si effettuano interru
zioni volontarie di gravidanza), A Bologna risulta
molto alta la presenza di casi di Ivg di donne con
residenza nelle regioni meridionali (20%).

Nelle sei province del secondo gruppo (Impe
ria, Macerata, Salerno, Brindisi, Palermo e Messi
na) si registra un'elevata capacita di assorbire
soprattutto la domanda relativa a donne prove
nienti da zone limitrofe all'interno dei confini
regionali.

I flussi maggiori sono Genova-Imperia, Ascoli
Piceno-Macerata, verso i due poli di attrazione
della Sicilia, e Napoli-Salerno; quest'ultimo e di
particolare intensita per la regione Campania, dal
momenta che quasi 1.800 donne di Napoli prefe
riscono effettuare l'lvg in un'altra provincia e di
queste circa la meta si dirige verso Salerno. Infine,
Brindisi presenta il tasso di abortivita per provin
cia di intervento pili elevato in Italia (21,9%0),
anche per effetto della forte immigrazione prove
niente da province della stessa regione.

II terzo gruppo (48 province) e caratterizzato
da una forte stanzialita delle donne: circa 1'80% di
esse effettua l'intervento nella propria provincia;
le regioni maggiormente rappresentate in questo
gruppo sono Emilia-Romagna, Toscana, Campa
nia, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Esiste poi un gruppo di 29 province caratteriz
zate da un'elevata emigrazione diretta all'interno
della stessa regione e da bassi di livelli di stanzialita
ed immigrazione; si puo parlare di province
"satellite" di poli di attrazione regionali, situate
prevalentemente in Piemonte, Veneto, Marche e
Sicilia.

Infine, nell'ultima aggregazione rientrano 13
province con un'elevata percentuale di ernigrazio-
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ne di carattere prevalentemente interregionale
(32% circa) e con tassi di abortivita, per provincia
di intervento (6,7%0), piuttosto bassi. La combina
zione di questi fenomeni delinea la presenza di
vere e proprie aree di fuga, tra cui risaltano i casi di
Matera, Rieti e Viterbo, province da cui le donne
molto spesso si spostano in regioni confinanti
per effettuare l'intervento.

La mappa della mobilita per Ivg delle province
italiane e quindi estremamente variegata a livello
territoriale e spesso non riconducibile al tradizio
nale dualismo Nord-Sud. In genere, prevale una
mobilita a corto raggio, intra 0 extra-regionale, da
porre in relazione principalmente con le disponi
bilita locali e/o la qualita dei servizi messi a dispo
sizione dalle strutture sanitarie. Dal quadro deli
neato emerge che solo in una meta di province ita
liane le donne che decidono di interrompere la
gravidanza generalmente 10 fanno in strutture
situate entro il territorio provinciale.

Risulta pili difficile desumere dai dati aggregati il
concorso di motivazioni di tipo culturale, legate
ad un esigenza di riservatezza. Peraltro, l'analisi
delle caratteristiche socio-dernografiche delle
donne che effettuano l'intervento al di fuori della
propria provincia mostra una maggiore propen
sione allo spostamento delle nubili rispetto alle
coniugate, delle giovani rispetto alle menu giovani,
delle pili istruite rispetto a coloro che possiedono
un titolo di studio pili basso. La maggiore mobilita
delle donne di livello socio-culturale elevato risulta
inoltre pili evidente nelle generazioni pili recenti.
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7. La presenza straniera
tra processi di integrazione ed emergenze

• II numero di stranieri residenti regolari al 1 0 gennaio 1999 ammonta a 1.126 mila con un incidenza del 2% sul
totale della popolazione. L'incrernento registrato nel corso del 1998 risulta pari al 13,6% e superiore a quello
dell'anno precedente.

• L'Italia, a differenza dei paesi di piu antica immigrazione, e caratterizzata da un madelia di "immigrazione
diffusa" dovuto ad una presenza straniera malta frammentata da un punta di vista etnico. I cittadini dell'Euro
pa centro-orientale rappresentano quasi un quarto del totale. La comunitd marocchina rimane comunque la
maggiore (122 mila indiuidui all° gennaio 1998).

• Negli ultimi due anni vi estata una progressiva strutturazione e regolamentazione dei flussi in ingresso, con
124 mila nuovi permessi concessi nel 1997 e 153 mila nel 1998. La composizione per cittadinanza dei flussi
registrati nel 1998 vede gli arrivi dall 'Europa centro-orientale al 40% del totale, mentre le altre aree a forte
pressione migratoria si attestano su valori pii; bassi, generalmente non superiori al 10%.

• La presenza straniera in Italia mostra chiari segni di stabilizzazione. aumentano i ricongiungimentifamiliari, i
matrimoni misti e le nascite da genitori stranieri; cresce dunque la presenza di minori e ci si avvia verso una
normalizzazione della struttura demografica per sesso, stato civile ed eta. La popolazione straniera, carat
terizzata inizialmente da elevate quote di giovani, maschi e celibi, vede in crescita sia la componente femmi
nile (45%) sia la percentuale dei coniugati (49%).

• Lefamiglie di stranieri nei grandi comuni sana formate nella grande maggioranza da persone sale, di cui i139%
sana donne. La cornunitd cinese ha la dimensione familiare pii; grande per la maggiore presenza di rninori.

• La distribuzione territoriale degli immigrati si caratterizza per unaforte concentrazione nel Centro e nel Nord
ouest, che ospitano il 63% del totale degli stranieri residenti. Il Nord-est si e comunque distinto neg li ultimi
anni per una maggiore capacita attrattiua. fra il 1993 e il1999 gli stranieri sono pii; che raddoppiati. In par
ticolare nelle due province di Roma e Milano all'inizio del 1998 erano presenti 280 mila stranieri, quasi il28%
del totale nazionale.

• A partire dall'inizio degli anni '90, la presenza di bambini stranieri nelle scuole ha assunto una rilevanza ere
scente. Nella scuola materna i bambini stranieri sana pii; di 11 mila ne11997, un numero quasi doppio rispet
to a 5 anni prima, mentre nel complesso della scuola dell'obbligo se ne contano piu di 37 mila. Nelle regioni
settentrionali circa il 50% delle scuole, elementari e rnedie, ospita alunni stranieri. Tale percentuale si riduce
a144, 1% nelle regioni centrali, e giunge a113, 1% nel Mezzogiorno.

• Sulla base dei dati provenienti dagli archivi Inps, nel 1997 hanno lavorato sul territorio, in qualita di dipen
denti, 315 mila lavoratori extra-comunitari, 1'87% inpiu. rispetto a11994. Quasi nove su dieci lavorano nell'Ita
lia settentrionale e centrale, con una forte concentrazione soprattuito in tre regioni cbe, da sole, ne irnpiega
no la meta: la Lombardia (25%), il Lazio (13%) ed il Veneto (12%). Le tipologie di inserimento lavorativo sono
molto diversificate a livello territoriale. Tra i lavoratori domestici gli extracomunitari rappresentano quasi il
50%. SuI totale degli extracomunitari in possesso di un permesso per lavoro si valuta che i152% abbia lauo
rata regolarmente nel corso del 1997, in base ai contributi versati all'Inps.

• A fronte di una stabilizzazione della presenza straniera, continuano a permanere le emergenze dovute alia
presenza di un 'area di irregolarita ancora piuttosto ampia. Le domande di regolarizzazione (312 mila) sana
in complesso aumentate del 22% rispetto al 1995, del 66% in Lombardia e del 46% in Veneto, mentre sono
diminuite al Sud.

• Il peso degli stranieri tra i denunciati all'autoritd giudiziaria e aumentato daI4,2% del 1991 aI9,8% del 1997.
Fra i denunciati ed indagati dalle forze dell'ordine nel corso del 1998 colora che sono priui di permesso di
soggiorno rappresentano 1'86,5%.
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Introduzione

L'immigrazione straniera rappresenta una
dimensione importante delle trasformazioni
sociali dell'ultimo decennio; se da un punto di
vista strettamente demografico gli effetti di questo
fenomeno sono ancora limitati, gli stranieri rap
presentano infatti il 2% della popolazione italiana,
il suo impatto sociale e invece elevato, sia sulla
societa di accoglienza, sia su quella immigrata.

II ritmo di crescita delle maggiori cornunita pre
senti giunte in Italia e aumentato negli ultimi anni e,
pur se in diverse fasi del percorso migratorio, esse
fanno registrare una presenza che mostra chiari
segni di stabilizzazione. Aumentano i ricongiungi
menti familiari e la presenza di minori, ci si avvia ver
so una normalizzazione della struttura demografica,
matrimoni misti e nascite da genitori stranieri testi
moniano la crescita di strutture familiari diverse dai
single, forma familiare ancora dominante per la
popolazione straniera. Percorsi migratori diversi
caratterizzano le varie etnie presenti nel paese anche
da un punto di vista di genere: da un lato la comunita
marocchina in maggioranza costituita da uomini che
in un secondo momenta vengono raggiunti dalle
loro mogli, dall'altro la comunita filippina 0 peruvia
na dove sono le donne ad arrivare per prime per
motivi di lavoro e ad avviare la catena migratoria.

Parallelamente, l'impatto sulla societa italiana e
sempre pili visibile: l'impiego di lavoratori immi
grati comincia ad essere importante e ad assume
re un carattere strutturale, la presenza di bambini
stranieri nelle scuole, pur non essendo ancora ele
vata, e perc diffusa, al punto che una scuola su tre
nel ciclo dell'obbligo ha bambini stranieri (una su
due nelle regioni settentrionali).

Tuttavia, insieme agli aspetti connessi con la stabi
lizzazione della presenza straniera, continuano a per
manere le emergenze legate alla presenza di un'area
di irregolarita ancora piuttosto ampia. L'aumento
degli stranieri denunciati negli ultirni anni (in oltre
1'86% dei casi privi di permesso di soggiorno), 1'ele
vato numero di domande di regolarizzazione, la rile
vante quota di lavoro irregolare danno il senso dei
problemi cui il paese deve far fronte. Una gestione
pili attenta della presenza straniera in Italia e dunque
un obiettivo da non rimandare, non solo rispetto al
controllo dei flussi di ingresso rna anche nei termini
di una maggiore attenzione alle politiche che favori
scano 1'inserimento degli immigrati per prevenire
tensioni e conflitti in una societa ormai multietnica.
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Ai fini di programmare, gestire e valutare i neces
sari interventi, appare indispensabile una docu
mentazione statistica sempre pili completa e
approfondita. A questo riguardo molto e stato fatto
in termini di reperimento di fonti informative e di
validazione della loro produzione. Altro resta da
fare, invece, rispetto all'integrazione, soprattutto
per le fonti di natura amministrativa (permessi di
soggiomo, anagrafi comunali, archivi Inps eccetera)
che dovranno essere sempre pili coordinate, sia da
un punto di vista normativo sia da quello gestionale.

Infine, uno sforzo innovativo dovra essere com
piuto per raccogliere informazioni su altri aspetti
della presenza straniera, di natura pili qualitativa, in
grado di valutare l'effettivo grado di integrazione
degli stranieri, tanto dal punto di vista della popola
zione autoctona che da quello delle comunita immi
grate. Ad esempio, un'informazione completa sul
rapporto tra immigrazione e criminalita, uno degli
aspetti pili problematici, dovra comprendere dati
ed analisi non solo sulle caratteristiche etniche degli
autori di reati ma anche su quelle delle vittime.

7.1 Una presenza in evoluzione

7.1.1 La composizione etnica degli immi
grati regolari

La stima del numero di stranieri residenti regola
ri all 0 gennaio 1999 nel nostro paese ammonta a un
milione 126 mila con un incidenza del 2% sul totale
della popolazione. L'incremento registrato nel cor
so del 1998 risulta superiore a quello dell'anno pre
cedente e pari al 13,6%. Si tratta di un quantitativo
superiore a quello dei permessi di soggiomo
soprattutto a causa del crescente peso dei minori.

L'Italia e caratterizzata da un modello di "irnmigra
zione diffusa", con una presenza straniera fortemen
te frammentata e proveniente da tutto il mondo,
caratteristica questa che si ritrova anche in altri paesi
europei di nuova irnmigrazione, quali Spagna e Gre
cia. II modello italiano e profondamente diverso da
quello di paesi di pili antica irnmigrazione dove,
anche per effetto di politiche pili selettive, si registra
una maggiore concentrazione etnica degli irnmigrati.
In Germania, paese dove gli stranieri sono pili dell'8%
della popolazione, la comunita turca, quella della ex
Jugoslavia e quella italiana, sono pili della meta degli
irnmigrati. In Francia invece, il legame bilaterale fra
terra di origine e di destinazione dei flussi e ancora
pili forte, in quanto trova Ie sue radici nel passato
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coloniale: basti pensare ai cittadini algerini insediatisi
quasi esclusivamente in questo paese.

In Italia una quota non irrilevante di popolazione
straniera e costituita da cittadini dei paesi pili svilup
pati che nel corso degli anni '90 si sono attestati intor
no alle 200 mila unit}, rna le variazioni pili importanti
si sono registrate nella presenza di stranieri prove
nienti da aree a forte pressione migratoria (Europa
centro-orientale, Africa, America centro-meridiona
le ed Asia ad eccezione di Giappone e Israele),

In base al dato sui permessi di soggiomo al 10

gennaio 1998 si evidenziano alcune particolari comu
nita che scelgono il nostro paese (Tavola 7.1). Ci si
riferisce, in particolare, all'Europa centro-orientale
che, a partire dal 1994, ha superato, nella graduatoria
degli imrnigrati, l'Africa settentrionale. La crescente
presenza di cittadini dell'Europa orientale e avvenu
ta da un lato per effetto dei rilevanti flussi dai paesi
della ex-Jugoslavia dall'altro, in seguito alla regolariz
zazione del 1995-1996, per l'emersione delle pre
senze irregolari di albanesi e, in minor misura, di
rumeni e polacchi. Lepersone provenienti dai paesi
dell'Est europeo rappresentano oggi poco meno eli
un quarto degli stranieri. Nonostante il minore tasso
di crescita mostrato nella stesso periodo dai paesi
Nord-africani, il Marocco resta sempre in testa alla
graduatoria con circa 122 mila presenze al 10 gennaio
1998, seguito dalla ex-Jugoslavia e dall'Albania. Altre
aree che hanno raggiunto livelli rilevanti, pur con
evoluzioni differenziate nel corso degli anni '90,
sono l'Asia orientale (Filippine e Cina), l'Asia centro
meridionale (Sri Lanka e India) e l'America centro
meridionale (Brasile e Peru).

115 paesi riportati nella Tavola 7.1 hanno consoli
dato, nel corso degli anni '90, la loro presenza nel
paese: essi rappresentavano meno della meta degli
imrnigrati al 10 gennaio 1992 (49,7%), mentre al 10

gennaio 1998 raggiungono una quota del 57,7%. E
quindi in atto una lenta concentrazione della popola
zione straniera in relazione al paese di provenienza:
Ie cornunita maggiori si consolidano, sia pure con
velocita differenti, e in tal modo si definiscono un
po' pili nettamente le aree geografiche e i principali
paesi che hanno scelto l'Italia come destinazione.

7.1.2 Flussi di ingresso e anzianitii di
immigrazione

Nella prima meta degli anni '90 i flussi regolari in
ingresso si sono mantenuti sostanzialmente stabili,
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con oltre 100 mila stranieri entrati ogni anna ufficial
mente; negli ultirni due anni si e invece registrato un
aumento degli arrivi, con 124 mila nuovi permessi
concessi nel 1997 e 153 mila nel 1998. A tali consi
stenti flussi in ingresso non corrisponde ovviamen
te un pari aumento della stock di permessi validi a
fine anno, in quanta occorre sottrarre i documenti
scaduti nel corso dell'anno e non pili rinnovati.

L'aumento dei flussi regolari, se cia un lato e indice
di una forte pressione imrnigratoria verso il nostro
paese, dall'altro deve essere anche letto in una chiave
di progressiva strutturazione e regolamentazione
del fenomeno, che porta un numero crescente di
ingressi in Italia a percorrere i canali ufficiali. I flussi di
entrata, misurati in base ai nuovi permessi rilasciati
nel corso dell'anno, sono notevolmente influenzati
dai provvedimenti di regolarizzazione che hanno
fatto emergere irregolari arrivati nel paese negli anni
precedenti; l'imponente crescita registrata al 10 gen
naio 1997 (257 mila unita in pili rispetto all'anno pre
cedente) e in gran parte dovuta alla regolarizzazione
promossa dal decreto "Dini".

La composizione per cittadinanza dei flussi regi
strati nel 1998 rende evidenti le intensita delle speci
fiche correnti migratorie (Tavola 7.2} gli arrivi
dall'Europa centro-orientale rappresentano quasi il
40% del totale, mentre Ie altre aree a forte pressione
migratoria si attestano su valori pili bassi, general
mente non superiori al 100/0, con l'America centro
meridionale che registra un numero di arrivi legger
mente superiore a quello dell'Africa settentrionale.

Se si confrontano gli ingressi con gli stockdi stra
nieri gia presenti, si ricava un'indicazione della velo
cita di crescita delle comunita e, in qualche modo,
della vitalita dei singoli flussi migratori: l'Europa
dell'est risulta ancora al primo posta (quasi 27 arrivi
ogni 100 presenti), rna anche l'America centro-meri
dionale presenta valori elevati (19 su 100), soprattutto
per Brasile e Cuba; al contrario, i flussi risultano ral
lentati per le comunita asiatiche ed africane.

Resta infine da sottolineare che gli ingressi per
lavoro raggiungono quote significative per i cittadi
ni dell'Est europeo e dell'Asia, mentre i cittadini
africani entrano prevalentemente per ricongiungi
mento familiare; la quota di arrivi per turismo, par
ticolarmente rilevante per America latina ed Euro
pa centro-orientale, assume un valore specifico, in
quanto tale motivo puo nascondere ingressi di indi
vidui che, alla scadenza del permesso, si fermano
nel paese in condizione di irregolarita. Nel 1998 si e
infine registrato un numero consistente di persone
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Tavola 7.1 - Permessi di soggiorno per principali aree e paesi di cittadinanza, al P gennaio - Anni
1992, 1997 e 1998

1992 1997 1998 VARIAZIONI PERCENTUALI

AREE GEOGRAFICHE Numero Femmine per 1998/1992 1998/1997
PAESI DI CITTADINANZA 100 stranieri

EUROPA 206.656 369.737 382.924 50,0 85,3 3,6
di cui: - Unione europea 100.404 128.123 135.207 59,4 34,7 5,5

- Europa centro-orientale 86.471 220.691 226.387 43,9 161,8 2,6
Albania 24.886 66.608 72.551 30,7 191,5 8,9
ex-jugoslauia 26.727 74.761 73.492 37,1 175,0 -1,7
Polonia 12.139 23.163 22.938 67,5 89,0 -1,0
Romania 8.250 26.894 28.796 53,1 249,0 7,1

AFRICA 227.531 301.305 310.748 27,1 36,6 3,1
di cui: - Africa settentrionale 147.954 191.005 200.067 20,7 35,2 4,7

Marocco 83.292 115.026 122.230 22,9 46,7 6,3
Tunisia 41.547 40.002 41.439 18,9 -0,3 3,6

- Africa occidentale 50.265 76.285 76.934 28,6 53,1 0,9
Senegal 24.194 31.543 32.037 5, 7 32,4 1,6

ASIA 116.941 182.475 192.864 46,2 64,9 5,7
di cui: - Asia centro-meridionale 34.702 64.117 69.108 29,6 99,1 7,8

India 9.918 19058 20.494 36,9 106,6 7,5
Sri Lanka 12.114 23.652 24.841 40,0 105,1 5,0

- Asia orientale 63.793 102.658 107.796 59,0 69,0 5,0
Cina 15.776 31.615 35310 44,6 123,8 11,7
Filippine 36316 56.209 57312 67,3 57,8 2,0

AMERICA 94.298 129.625 133.461 69,2 41,5 3,0
di cui: - America centro-meridionale 50.073 82.349 86.456 71,1 72,7 5,0

Brasile 10.953 15.505 16.193 73,2 47,8 4,4
Colombia 4379 7.023 7.105 72,9 62,3 1,2
Repubblica Dominicana 3.681 9.012 9.588 82,2 160,5 6,4
PerU 5.022 21.934 22.996 69,6 357,9 4,8

OCEANIA 2.612 2.201 2.225 54,4 -14,8 1,1

Apolidi 897 677 674 37,4 -24,9 -0,4

TOTALE 648.935 986.020 1.022.896 44,8 57,6 3,7
dicui:
Paesi a forte pressione migratoria 474.947 779.738 809.289 40,8 70,4 3,8

Fonte: Ministero dell'Interno, Archivio dei permessi di soggiorno

giunte in Italia per richiedere asilo (cfr. il Box: Colo
ro che ricbiedono asilo e i rifugiati).

La differente evoluzione dei flussi di ingresso
delle varie comunita straniere si riflette, ovvia
mente, sulla durata della loro presenza sul territo
rio italiano. Si identificano varie tipologie di immi
grati, in base alla data d'ingresso riportata sul per
messo di soggiorno (Tavola 7.4). Gli immigrati pili
"anziani" sono i cittadini africani, per circa 2/3
presenti nel nostro paese da oltre 5 anni e per il
18% da oltre un decennio. Segue la componente
asiatica, per il 54% presente da almeno 5 anni e
con una quota elevata di presenze da pili di 10
anni, dovute soprattutto all'immigrazione di antica
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data dei filippini, un quarto dei quali soggiorna nel
paese da oltre un decennio. Un'eccezione e rap
presentata dalle provenienze del sub-continente
indiano, arrivate in Italia pili recentemente.

L'immigrazione dall'America centro-meridiona
le risulta in buona parte posteriore (soltanto il 42%
da 5 anni 0 pili), soprattutto per gli individui prove
nienti da Peru e Repubblica Dominicana. Alla fine
di questa graduatoria si trovano i cittadini dell'Euro
pa dell'est, solo per i131% presenti in Italia da alme
no 5 anni, con una larga quota che ha usufruito della
regolarizzazione prevista dal decreto legge n.
489/1995; ad esempio, i permessi registrati a favore
dei cittadini albanesi sono passati, nel corso del
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1996, da 30 mila a 66 mila circa. Eda segnalare, pero,
che una piccola quota dei cittadini della ex-Jugosla
via, circa il 10%, e presente in Italia da oltre 10 anni.

Al 10 gennaio 1998, suI complesso degli irnmi
grati provenienti da "paesi a forte pressione
migratoria", quelli presenti nel paese da oltre un
quinquennio sono poco pill della meta (417 mila, di
cui 209 mila africani), un segmento assai importan
te che, per la parte in grado di soddisfare i requisi
ti di legge (cioe reddito sufficiente e assenza di gra
vi delitti), potra ottenere la "carta di soggiorno", un
permesso a tempo indeterminato.

All'anzianita di immigrazione e legata anche la
possibilita di acquisire la cittadinanza italiana per
naturalizzazione (cfr, il Box: L 'acquisizione della
cittadinanza italiana). In questo caso la durata
minima, legata alIa residenza anagrafica, e di 10
anni per i cittadini extra-Ue. Gli immigrati da pae
si a forte pressione migratoria giunti in Italia da
oltre un decennio sono circa 122 mila al 10 gennaio
1998, fra i quali 57 mila cittadini africani.

7.1.3 L'euoluxione socio-demografica della
popolazione straniera

Un chiaro segnale del raggiungimento di una
relativa stabilita delle comunita di immigrati e rap-

presentato dalla progressiva normalizzazione del
la struttura per sesso, stato civile ed eta, inizial
mente caratterizzata, in generale, da alte quote di
maschi, giovani, celibi. Nel 1992 il peso delle don
ne era del 39,9%, salito sei anni dopo al 44,8%; la
crescita e stata maggiore per i paesi a forte pres
sione migratoria, per i quali la percentuale femmi
nile e salita dal 32,9% al 40,8%.

II graduale aumento della componente femmi
nile e da attribuirsi principalmente ai ricongiungi
menti familiari i quali hanno riguardato in minima
parte gli uomini, essendo il familiare gia immigra
to in Italia per 10 pill di sesso maschile (Tavola 7.5).
Tale fenomeno e stato particolarmente rilevante
per le donne dei paesi a forte pressione migrato
ria: nel 1998 il 36% di esse possiede un permesso
per motivi familiari (era il 21,5% nel 1992). I livelli
sono molto pili bassi per i maschi della stessa area
(6,6% al 1998).

Allo stesso tempo si rileva il forte aumento del
la percentuale di coniugati che, al 10 gennaio 1998,
rappresentano circa la meta degli stranieri presen
ti suI nostro territorio, con una maggiore prevalen
za per Ie donne che pill spesso arrivano in Italia
con perrnesso per motivi di famiglia, in qualita di
mogli. Anche la struttura per eta gradualmente si
normalizza, per effetto sia del graduale incremen-

Tavola 7.2 - Flussi migratori in ingresso, per area geografica e principali paesi di cittadinanza, secon-
do il motivo del soggiorno - Anno 1998

Numero Per 100 Ingressi/stranieri MOTIVO DEL SOGGIORNO (a)
ingressi ingressi presenti

AREE GEOGRAFICHE all'1.1.1998 Lavoro Famiglia Motivi umanitari Studio Turismo
PAESI])I CITTADINANZA Richiesta di asilo

EUROPA 80.794 52,7 21,1 23,9 24,2 6,7 10,1 23,4
Europa centro-orientale 60.298 39,3 26,6 17,1 30,0 9,0 5,5 28,2

AFRICA 19.493 12,7 6,3 9,3 61,8 5,1 5,6 8,2
Africa settentrionale 12.814 8,4 6,4 8,3 74,7 1,0 3,6 6,5

ASIA 27.666 18,0 14,3 14,6 37,7 17,9 10,1 7,0
Asia orientale 11.482 7,5 10,7 20,6 41,5 0,0 16,5 7,3
Asia centro-meridionale 9.109 5,9 13,2 16,8 57,5 2,4 3,2 4,2

AMERICA 23.042 15,0 17,3 9,6 31,0 0,1 11,3 33,4
America centro-meridionale 16.426 10,7 19,0 8,2 30,8 0,1 7,7 38,8

OCEANIA 982 0,6 44,1 5,9 11,3 0,0 14,5 50,7

Apolidi 8 0,0 1,2 0,0 37,5 25,0 25,0 0,0

Totale 153.353 100,0 15,0 17,9 32,2 8,3 9,6 20,0

Fonte: Ministero dell'Interno, Archivio dei permessi di soggiorno
(a) Per cento stranieri della stessa area di cittadinananza.
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L'acquisizione della cittadinanza italiana

358

Secondo la normativa vigente

si possono distinguere tre tipolo

gie di acquisizione della cittadi

nanza italiana. Nella prima,

l'assegnazione della cittadinanza

avviene "automaticamente", sen

za che l'interessato eJfettui una

richiesta specifica, Negli altri due

casi, invece, il cittadino straniero

deve presentare una domanda,

esprimendo quindi un'esplicita

uolorua: da una parte vi sono

suuazioni in cui il conseguimento

della nazionaliia if subordinato

alia sola uerifica di alcuni requisi

ti oggettiui, dall'altra esistono

tipologie piu complesse, in cui la

decisione if soggetta ad un certo

grado di discrezionalita e la citta

dinanza viene quindi concessa da

un 'autorita competente (a secon

da dei casi, il Ministro dell'Interno

o il Presidente della Repubblica).

Nella tipologia con effetti

"automatici" rientrano le asse

gnazioni della cittadinanza a

favore del minore straniero

adottato da un italiano, del

minorenne straniero riconosciuto

come figlio da parte di un citta

dino italiano e, infine, del figlio

minore di un genitore straniero

che if diventato italiano.

Nei riconoscimenti della

nazionalita italiana a seguito di

istanza, si procede ad una sem-

plice verifica dei requisiti per il

discendente da cittadino che

abbia scelto di uiuere in Italia e,

inoltre, per il minore straniero

cbe, nato e vissuto sui territorio

nazionale, richieda la cittadinan

za italiana al compimento del

18° anno di eta. Invece, l'esame

della domanda avviene con una

certa discrezionalitd nel caso di

matrimonio con cittadino italiano

e net caso di "naturaltzzazione

ordinaria ", cioe a seguito di resi

denza prolungata in Italia da

parte dell'imrnigrato (almeno 10

anni per i cittadini extra-comuni

tart), Tuttauia, se nel primo caso

viene soltanto fatta una verifica

dei precedenti penali, nel secon

do uiene compiuta una valutazio

ne piu attenta del grado di inte

grazione della straniero, pren

dendo in esame anche il reddito

e il relativo adempimento degli

obblighi fiscali.

Prendendo in considerazione

solo le ultime due fattispecie dal

1991 al 1998 sono stati 53.227

gli stranieri che hanno acquisito

la cittadinanza italiana, dei qua

li quasi i190% in seguito a matri

monio con un italiano (47.651) e

una quota assai piu contenuta

per naturalizzazione (5.576

casi). Nel periodo si if registrato

un sostanziale aumento delle

concessioni, passate da 4.158

del 1991 a 9.021 del 1998.

Net 1998 (Tavola 7,3), i pae

si dell'Europa orientale, insieme

a quelli dell 'America centro-meri

dionale, presentano la quota piu

alta di acquisizione di cittadi

nanza, rispettivamente il 33% e

il 23%. Per i paesi dell'Unione

europea si registra un numero

molto ridotto, peraltro in sensibi

le calo rispetto al 1991 (-46%).

Nel complesso, le donne rap

presentano quasi il 70% di que

sti nuovi cittadini italiani, ma la

distribuzione di genere risulta

differenziata a seconda del pae

se di origine, con forte prevalen

za femminile per l'Europa

dell'est e l'America latina e, al

contrario, maggioranza di uomi

ni tra i nord-africani.

Un confronto con le acqutst

zioni di cittadinanza uerificatisi in

alcuni paesi europei, a favore di

immigrati Ii residenti, mostra

valori molto maggiori di quelli ita

liani: nel 1996 se ne sono regi

strate 43 mila nel Regno Unito, 83

mila nei Paesi Bassi, 110 mila in

Francia e 303 mila in Germania.

Tuttavia, se si mette in relazione

il numero di acquisizioni con la

popolazione straniera residente,

al fine di valutare l'intensita del

fenorneno, si osserva che nei Pae-
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si Bassi si sono avute 11,3 acqui

sizioni ogni 100 stranieri, mentre

gli altri paesi janno registrare

valori sensibilmente inferiori: 4,3

in Germania, di poco superiori a

2 in Francia e Regno Unito e in

ltalia meno di una acquisizione

ogni 100 stranieri residenti.

Nel nostro paese, nonostante

l'incremento registrato nel corso

degli anni '90, l'acquisto della

cittadinariza da parte degli stra

nieri rimane dunque un jenomeno

limitato, in termini tanto assoluti

che relativi.

Inoltre, in Italia, molto pill

che negli altri paesi, it matrimo-

nio con un cittadino sembra

essere 10 strumento pill efficace

per I'acquisizione della cittadi

nan.za, per contro, il ricorso

alla naturalizzazione e ancora

molto ridotto, sia percbe l'imrni

grazione e un jenomeno recente

e quindi sono ancora pochi

quanti soddisjano it requisito

della prolungata residen.za, sia

percbe non sempre rientra nelle

intenzioni degli immigrati la

definitiua stabilizeazione nel

nostro paese, sia, infine, percbe

si registrano tassi di rigetto del

le istanze di naturalizzazione

piuttosto elevati (in genere

superiori al 40% negli anni con

siderati).

In una certa rnisura, l'acquisi

zione della cittadinanza, rappre

senta in ltalia una sorta di rico

noscimento che viene concesso

quando it percorso di inserimen

to da parte dello straniero e in

gran parte compiuto, attraverso

il matrimonio con un italiano

oppure dopo un lungo e attivo

periodo di residenza sul territo

rio nazionale, a dif.!erenza di

altri paesi in cui it riconoscimen

to della propria nazionaltta vie

ne considerato uno strumento

perjacilitare l'integrazione.

Tavola 7.3 - Acquisizioni di cittadinanza italiana da parte di stranieri per motivo e per area geo
grafica di provenienza - Anni 1991 e 1998

1991 1998

Numero % Acquisizioni eli Donne per 100 Numero % Acquisizioni eli Donne per 100
AREE GEOGRAFICHE cittadinanza per acquisizioni cittadinanza per acquisizioni

matrimonio (a) elicittadinanza matrimonio (a) eli cittadinanza

Europa 1.816 43,7 94,4 73,7 3.937 43,6 90,6 77,8
di cui: Unione europea 546 13,1 94,1 70,5 294 3,3 89,8 69,4

Europa centro-orientale 959 23,1 93,0 79,8 2.983 33,1 89,3 83,4

Africa 700 16,8 94,4 38,0 1.675 18,6 85,1 44,0
di cui: Africa settentrionale 447 10,8 96,6 20,6 1.060 11,8 88,5 31,7

Asia 759 18,3 80,1 48,8 1.156 12,8 71,3 54,0
di cui: Asia orientale 360 8,7 72,8 76,6 565 6,3 74,9 80,7

America 855 20,6 96,3 69,9 2.223 24,6 96,5 83,2
di cui: America centro-meridionale 777 18,7 96,7 71,4 2.062 22,9 96,7 85,0

Oceania 11 0,3 100,0 45,5 8 0,1 75,0 75,0

Apolidi 17 0,4 76,5 52,9 22 0,2 22,7 36,4

Totale 4.158 100,0 92,1 61,5 9.021 100,0 88,4 69,7

Fonte: Ministero dell'Interno
(a) Per cento acquisizioni da parte di cittadini della stessa area geografica.
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to, in percentuale, delle classi di eta relativamente
pili anziane, sia del progressivo aumento della pre
senza di minori stranieri. La minore velocita
nell'invecchiamento della struttura per eta delle
donne dei paesi a forte pressione migratoria va
posta in relazione con gli ingressi di donne giovani
per ricongiungimento familiare. Nel 1997 si e assi
stito ad una temporanea interruzione del processo
di normalizzazione della struttura demografica
degli immigrati. Cia e da attribuire ai permessi rila
sciati nell'ambito della regolarizzazione, la quale ha
consentito a circa 246 mila clandestini, in larga
misura maschi, celibi e di giovane eta, di legalizzare
la propria posizione nel corso del 1996, principal
mente per motivi legati allavoro.

7.1.4 Percorsi migratori di genere

I modelli migratori che caratterizzano le varie
cornunita appaiono differenziati rispetto alle
caratteristiche di genere. II percorso classico che
prevede l'emigrazione maschile, seguita poi dal
ricongiungimento della famiglia, vale in genere
per i paesi africani. Per tali comunita, inizialmente
caratterizzate da una forte prevalenza di uomini, si
e infatti registrato un sensibile incremento della
componente femminile, passata dal 18,9% al 27%
negli anni considerati, con un aumento maggiore
per i paesi dell'area settentrionale. Fa eccezione la
comunita senegalese che conserva un rapporto
tra i sessi ancora fortemente sbilanciato a favore

Tavola 7.4 - Permessi di soggiorno secondo la durata della presenza, al L" gennaio 1998

DURATA DELLA PRESENZA

AREE GEOGRAFlCHE Numero 0-4 anni 5-9 anni 10 anni daalmena Persone pre senti Persone pre senti
PAESI DI CITTADINANZA (a) (a) e pili (a) 5 anni (a) da almena 5 anni da almena 10 anni

(%) (%)

EUROPA 382.924 58,2 20,9 20,9 41,8 29,6 37,6
di cui: - Unione europea 135.207 46,0 16,6 37,4 54,0 13,5 23,8

- Europa centro-orientale 226.387 68,9 24,5 6,6 31,1 13,0 7,0
Albania 72551 70,3 29,2 0,5 29,7 4,0 0,2
ex-Jugoslavia 73.492 64,5 25,0 10,5 35,5 4,8 3,6
Polonia 22.938 65,0 22,6 12,4 35,0 1,5 1,3
Romania 28.796 81,1 16,3 2,6 18,9 1,0 0,4

AFRICA 310.748 32,8 48,9 18,3 67,2 38,7 26,9
di cui: - Africa settentrionale 200.067 31,2 51,8 17,0 68,8 25,5 16,0

Marocco 122.230 30,1 53,9 16,0 69,9 15,8 9,3
Tunisia 41.439 24,5 58,0 17,5 75,5 5,8 3,4

- Africa occidentale 76.934 33,3 47,5 19,2 66,7 9,5 7,0
Senegal 32.037 25,3 53,4 21,3 74, 7 4,4 3,2

ASIA 192.864 46,1 33,0 20,9 53,9 19,2 19,1
di cui: - Asia centro-meridionale 69.108 53,8 33,3 12,9 46,2 5,9 4,2

India 20.494 54,4 26,3 19,3 45,6 1,7 1,9
Sri Lanka 24.841 50,2 34,8 15,0 49,8 2,3 1,8

- Asia orientale 107.796 44,0 34,3 21,7 56,0 11,2 11,1
Cina 35310 58,0 26,0 16,0 42,0 2,7 2,7
Filippine 57.312 31,7 43,5 24,8 68,3 7,2 6,7

AMERICA 133.461 50,7 24,4 24,9 49,3 12,2 15,7
di cui: - America centro-merid.le 86.456 58,1 28,4 13,5 41,9 6,7 5,5

Brasile 16.193 58,2 27,5 14,3 41,8 1,3 1,1
Colombia 7.105 58,7 26,1 15,2 41,3 0,5 0,5
Repubblica Dominicana 9.588 63,5 29,7 6,8 36,5 0,6 0,3
rera 22.996 63,2 32,6 4,2 36,8 1,6 0,5

OCEANIA 2.225 41,9 18,7 39,4 58,1 0,2 0,4

Apolidi 674 8,0 7,3 84,7 92,0 0,1 0,3

TOTALE 1.022.896 47,2 32,1 20,7 52,8 100,0 100,0
di cui:
Paesi a forte pressione migratoria 809.289 48,5 36,4 15,1 51,5 77,1 57,8

Fonte: Ministero dell'Interno, Archivio dei permessi di soggiorno
(a) Per cento stranieri della stessa area geografica.
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Tavola 7.5 - Permessi di soggiorno per sesso, eta, stato civile e motivo della presenza, al JO gennaio
Anni 1992-1998

Femmine PERMESSI DI SOGGIORNO STRANIERI CONIUGATI (a) STRANIERI DI 35 ANNI E PIU (a)
ANNI Numero per 100 PER MOTIVI DI FAMIGLIA (a)

stranieri
Maschi Femmine Maschi Fernmine Maschi Femmine

TOTALE

1992 648.935 39,9 4,2 29,3 38,0 44,9 35,5 43,3
1993 589.457 44,0 5,5 33,1 40,6 46,3 40,6 44,5
1994 649102 44,6 5,6 33,8 42,2 47,6 42,1 44,0
1995 677791 46,5 6,6 35,5 43,6 49,1 44,6 44,2
1996 729.159 47,3 7,4 37,1 45,8 50,3 47,1 44,8
1997 986.020 43,8 6,6 35,1 44,0 50,4 41,2 42,6
1998 1.022.896 44,8 7,5 37,6 45,6 52,1 44,4 43,9

PAESI A FORTE PRESSIONE MIGRATORIA

1992 474.947 32,9 2,7 21,5 36,9 42,1 28,6 33,8
1993 412.681 37,5 4,0 27,2 39,9 44,1 33,4 35,3
1994 466.922 38,8 4,2 28,5 42,0 46,1 35,7 35,5
1995 487.218 41,2 5,2 31,4 43,6 48,4 38,7 36,2
1996 528.430 42,3 6,2 34,2 46,3 50,3 41,9 37,4
1997 779738 39,4 5,6 32,1 44,1 50,1 36,4 35,5
1998 809289 40,8 6,6 36,0 45,9 52,3 40,1 37,1

Fonte: Ministero dell'Interno, Archivio dei permessi di soggiorno
(a) Per cento stranieri dello stesso sesso.

dei maschi (94,3%). II modello "classico" sembra
riproporsi, ma a ritmi pill accelerati, per le varie
comunita provenienti dall'Est europeo e, in parti
colare, per quella albanese. Va comunque sottoli
neato che rispetto alle donne che arrivano nel
nostro paese per ricongiungersi can i familiari,
sana comunque di pill Ie straniere in possesso di
permesso di soggiorno per lavoro (51,8% per i
paesi a forte pressione migratoria) e che esistono
comunita in cui, al contrario, e pill spesso la com
ponente femminile a costituire il primo anello
della catena migratoria. Equesta il caso delle don
ne filippine e peruviane che in pill dell'80% dei
casi entrano nel nostro paese can un permesso
per lavorare (Tavola 7.6). Tuttavia, la bass a quota di
ricongiungimenti familiari imputabili ai filippini fa
supporre che, in realta, l'obiettivo di medio-Iungo
periodo delle immigrate di questa etnia sia pill
spesso quello di ritornare nel paese di origine, al
contrario delle peruviane (Tavola 7.7) che presen
tano un maggior numero di ricongiungimenti
familiari.

E interessante sottolineare come, per alcune
collettivita, assume rilievo un particolare tipa di
presenza, quella legata a motivi di fede a culto, nel
la gran parte rappresentata da sacerdoti e religiosi.
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Nel 1998 gli stranieri can permesso per motivi
religiosi sana pill di 53 mila, di cui circa 32 mila
provenienti da paesi a forte pressione migratoria.
Per le donne di tali paesi il 6% dei permessi e rila
sciato per motivi religiosi, can una percentuale
malta rilevante tra le donne indiane (51%).

7.2 Stranieri suI territorio

7.2.1 Distribuzione geografica e dinami
che in atto

La distribuzione territoriale degli immigrati si
caratterizza per una forte concentrazione nel
Centro e nel Nord-ovest, che ospitano il 63% del
totale degli stranieri in possesso di permesso di
soggiorno e iscritti in anagrafe (Tavola 7.8). II
Nord-est si e comunque distinto negli ultimi anni
per una maggiore capacita attrattiva: fra il 1993 e il
1999 gli stranieri residenti sana pill che raddop
piati. Sana soprattutto Lombardia (oltre 218 mila)
e Lazio (quasi 181 mila) ad ospitare le maggiori
comunita immigrate nel 1998, seguite a distanza da
Veneto ed Emilia-Romagna, entrambe can oltre
81 mila stranieri iscritti in anagrafe.
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Tavola 7.6 - Permessi di soggiorno per sesso, motivo della presenza, area geografica e principali pae-
si di cittadinanza, al 10 gennaio 1998

AREE GEOGRAFICHE MASCH! FEMMINE

PAESI DI CITTADINANZA Numero MOTIVI DELLA PRESENZA (a) Numero MOTIVI DELLA PRESENZA (a)

Lavoro Famiglia Lavoro Famiglia

EUROPA 191.317 72,7 7,1 191.607 40,3 35,4

di cui: - Unione europea 54,933 53,2 9,0 80,274 36,6 29,8

- Europa centro-orientale 127,009 83,3 6,2 99,378 45,9 40,5

Albania 50287 89,5 5,4 22264 33,4 58,3

exJugoslavia 46221 86,5 5,0 27271 60,7 24,9

Polonia 7-452 64,6 8,1 15-486 53,8 31,5

Romania 13-495 81,4 7,4 15301 44,6 42,4

AFRICA 226.677 91,7 5,4 84.071 50,1 42,9

di cui: - Africa settentrionale 158,725 92,6 6,3 4L342 32,6 65,8

Marocco 94270 92,9 6,3 27960 35,8 63,4

Tunisia 33,610 91,6 7,5 7,829 31,0 67,6

- Africa occidentale 54,927 95,5 2,2 22,007 70,0 24,0

Senegal 30,198 98,6 0,9 1,839 36,1 61,8

ASIA 103.711 84,0 7,0 89.153 59,6 25,5

di cui: - Asia centro-meridionale 48,644 91,0 4,4 20-464 37,0 39,0

India 12-933 81,2 5,4 7.561 11,5 29,5

Sri Lanka 14,902 91,9 6,7 9.939 59,8 37,8

- Asia orientale 44,203 81,6 8,8 63,593 69,7 19,3

Cina 19.572 86,8 11,5 15,738 63,3 35,3

Filippine 18-738 88,5 6,8 38.574 84,4 7,7

AMERICA 41.141 45,6 22,0 92.320 36,9 49,1

di cui: - America centro-merid.lc 24-976 51,8 19,0 61.480 50,3 35,0

Brasile 4341 39,4 16,4 11.852 29,2 49,8

Colombia 1.923 29,2 13,5 5.182 41,0 33,4

Repubblica Dominicana 1.706 53,8 40,9 7.882 58,8 39,3

Pent 6.990 81,2 14,1 16.006 82,4 13,4

OCEANIA 1.015 25,2 12,6 1.210 21,0 35,2

Apolidi 422 37,7 8,3 252 19,4 19,0

TOTALE 564.283 80,3 7,5 458.613 45,1 37,6

di cui:

Paesi a forte pressione migratoria 478.993 86,0 6,6 330.296 51,8 36,0

Fonte: Ministero dell'Interno, Archivio dei permessi di soggiorno
(a) Per cento persone della stesso sessa. e paese a area geografica di cittadinanza.
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Tavola 7.7 - Permessi di soggiorno per sesso, stato civile, area geografica e principali paesi di citta-
dinanza, al 10 gennaio 1998

AREE GEOGRAFICHE MASCHI FEMMINE

PAESI DI CITTADINANZA Numero Celibi (a) Coniugati (a) Numero Nubili(a) Coniugate(a)

EUROPA 191.317 51,8 46,4 191.607 44,1 49,6

di cui: - Unione europea 54.933 55,0 41,5 80.274 51,9 41,5

- Europa centro-orientale 127.009 51,1 47,9 99,378 38,5 55,7

Albania 50.287 57,0 42,6 22.264 23,7 72,1

ex Jugoslavia 46.221 43,1 55,8 27.271 37,0 57,7

Polonia 7452 56,0 42,2 15.486 52,0 41,0

Romania 13495 50,2 48,0 15.301 40,6 52,6

AFRICA 226.677 55,8 43,8 84.071 40,3 56,3

di cui: - Africa settentrionale 158.725 59,7 39,9 41.342 25,6 70,8

Marocco 94270 54,4 45,2 27960 27,0 69,1

Tunisia 33.610 66,2 33,4 7.829 26,0 70,7

- Africa occidentale 54.927 43,4 56,3 22.007 48,5 49,6

Senegal 30.198 44,1 55,7 1839 21,2 76,3

ASIA 103.711 48,6 51,0 89.153 44,7 53,3

di cui: - Asia centro-meridionale 48,644 51,6 48,2 20.464 43,3 55,6

India 12.933 59,2 40,7 7561 69,0 30,4

Sri Lanka 14.902 45,7 54,0 9.939 27,6 71,0

- Asia orientale 44.203 42,0 57,6 63.593 45,9 52,2

Cina 19572 40,6 59,1 15.738 32,8 65,9

Filippine 18738 38,2 61,4 38574 49,9 48,1

AMERICA 41.141 59,3 39,1 92.320 44,3 52,5

di cui: - America centro-merid.le 24.976 66,1 32,6 61.480 56,6 39,8

Brasile 4.341 75,9 22,9 11.852 49,9 45,9

Colombia 1923 83,3 15,9 5.182 66,4 30,9

Repubblica Dominicana 1,706 69,5 30,1 7.882 57,1 39,0

PerU 6990 60,6 38,7 16.006 66,4 31,4

OCEANIA 1.015 58,9 37,6 1.210 50,6 42,8

Apolidi 422 40,8 54,0 252 51,6 36,1

TOTALE 564.283 53,4 45,6 458.613 43,6 52,1

di cui:

Paesi a forte pressione migratoria 478.993 53,5 45,9 330.296 43,9 52,3

Fonte: Ministero dell'Interno, Archivio dei permessi di soggiorno
(a) Per cento persone dello stesso sesso e paese a area geografica di cittadinanza.
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11 diverso tasso di crescita delle collettivita stra
niere nelle ripartizioni e effetto della differente
intensita dei flussi dall'estero, del maggiore grado
di attrattivita delle regioni settentrionali rispetto
agli stranieri gia residenti nel nostro paese 01 saldo
migratorio interno e infatti significativamente
positivo per le ripartizioni settentrionali) e, sep
pure in misura minore, della maggiore natalita del
le comunita immigrate residenti al Nord (Figura
7.1). La stabilita della presenza straniera nelle
regioni settentrionali e confermata dalla maggiore

presenza di minori, soprattutto nel Nord-est. Eda
notare, inoltre, che nelle Isole i minori rappresen
tano il 15,4% degli stranieri, una percentuale supe
riore rispetto al Sud e al Centro (Tavola 7.9).

Rispetto alle altre realta metropolitane del paese
sono Roma e Milano a far registrare Ie comunita
immigrate pill numerose, sia in termini assoluti sia
relativi: all'inizio del 1998 in queste due province
dimoravano 280 mila stranieri, quasi il 28% del totale
nazionale, con un'incidenza sul totale della popola
zione residente rispettivamente pari a 4,2% e 3,2%.

Tavola 7.8 - Cittadini stranieri residenti per ripartizione geografica, all 0 gennaio - Anni 1993, 1998 e
1999

1999

RIPARTIZIONI 1993 1998 Numero (a) % Incidenza Variazione Variazione
GEOGRAFICHE su popolazione percentuale percentuale

residente (%) 1999/1998 (a) 1999/1993 (a)

Nord-ovest 181.817 316.674 370.661 32,9 2,5 17,0 103,9
Nord-est 104.890 205.725 236.032 21,0 2,2 14,7 125,0
Centro 179.363 296.830 334.411 29,7 3,0 12,7 86,4
Sud 55.596 101.313 111.493 9,9 0,8 10,0 100,5
Isole 51.592 71.136 74.031 6,6 1,1 4,1 43,5

ltalia 573.258 991.678 1.126.628 100,0 2,0 13,6 96,5

Fonte: Istat, Bilancio demografico degli stranieri residenti

(a) Dati stimati.

Figura 7.1 - Bilancio demografico degli stranieri residenti, per ripartizione - Anno 1997 (per 1.000
stranieri residenti)
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Fonte: Istat, Bilancio demografico degli stranieri residenti
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Si registra dunque una forte concentrazione di
cittadini stranieri nelle due maggiori realta metro
politane del paese e, pili in generale, nei grandi cen
tri urbani. Non bisogna tuttavia ritenere che la pre
senza di immigrati sia un fenomeno esclusivo delle
citra grandi (Tavola 7.10). Anzi, soprattutto nel
Nord, si e verificato nel corso degli ultimi anni un
aumento particolarmente significativo degli stranie
ri in aree prive di poli urbani di dimensioni rilevan
ti: in particolare sono state alcune realta "minori"
che hanno fatto registrare i maggiori incrementi nel
periodo esaminato CTreviso 156%, Brescia 128%,
Vicenza 120%), tanto da raggiungere un elevato
numero di stranieri residenti anche in termini asso
luti Cad esempio Brescia risulta al quarto posto nella
graduatoria, con quasi 28 mila stranieri residenti).

11 processo di lenta redistribuzione territo
riale dei cittadini stranieri a favore delle aree

non metropolitane risulta confermato se si con
sidera che, tra il 1993 ed il 1998, il peso percen
tuale dei residenti in comuni con meno di 20
mila abitanti e salito dal 32,8% al 35,4%, una
variazione piuttosto significativa data la gradua
lita che generalmente caratterizza l'evoluzione
dei fenomeni insediativi. Per i comuni con una
popolazione tra le 20 mila e le 100 mila unita
l'incremento e stato pili ridotto (dal 20,9% al
21,9%), mentre si e rivelato cospicuo il calo per
i comuni al di sopra dei 100 mila residenti (dal
46,3% al 42,7%). Peraltro, tale particolare evolu
zione dell'insediamento territoriale dei cittadini
stranieri si e verificata in modo abbastanza
omogeneo in tutto il paese, con una punta nella
ripartizione nord-orientale, dove quasi il 50%
degli stranieri vive ora in comuni con meno di
20 mila abitanti.

Tavola 7.9 - Minori stranieri residenti, per ripartizione geografica, al JO gennaio - Anni 1997-1999

Tavola 7.10 - Graduatoria delle prime 15 province per numero di stranieri residenti, al JO gennaio
1998

Numero Per 100 stranieri Incidenza Incremento
PROVINCE residenti in su popolazione percentuale

complesso residente 1998/1993
COlo)

Roma 161.505 16,3 4,2 58,3
Milano 118.206 11,9 3,2 59,4
Torino 37.311 3,8 1,7 89,6
Brescia 27.570 2,8 2,6 127,6
Firenze 26.183 2,6 2,7 44,0
Napoli 21.372 2,2 0,7 81,1
Bologna 21.244 2,1 2,3 92,6
Verona 20.523 2,1 2,5 109,6
Vicenza 20.460 2,1 2,6 120,4
Bergamo 18.747 1,9 2,0 84,4
Palermo 17.004 1,7 1,4 29,1
Perugia 16.476 1,7 2,7 59,7
Treviso 16.339 1,6 2,1 156,2
Varese 16.062 1,6 2,0 65,1
Modena 15.937 1,6 2,6 85,1

Fonte: Istat, Bilancio dernografico degli stranieri residenti

[STAT - RAPPORTO ANNUALE 1998 365



LA SITUAZIONE DEL PAESE

7.2.2 La distribuzione geo-etnica degli
stranieri regolari

Le tendenze in atto nella distribuzione territo
riale della presenza straniera sono il risultato finale
dei tanti e differenti percorsi delle cornunita stra
niere dimoranti in Italia. In particolare incidono
fattori di attrazione 0 repulsione delle varie aree
del paese - generalmente connesse alle effettive
possibilita di lavoro per gli immigrati - COS! come
alcune peculiarita etniche date dall'intensita dei
legami familiari, dal grado di coesione intemo del
le comunita, dal tipo di specializzazione occupa
zionale, rna anche dal tipo di "progetto migrato
rio", con particolare riferimento al suo orizzonte
temporale e, quindi, alle intenzioni di stabilirsi
nella societa di accoglienza.

Se si considerano Ie sei maggiori comunita
extra-comunitarie dimoranti in Italia, si puo subi
to individuare la differenza dei percorsi migratori
(Figura 7.2). Marocchini e albanesi sono caratte
rizzati da un elevato grado di dispersione sul ter
ritorio. Per questi gruppi si puo parlare di un
modello a insediamento diffuso il quale, partendo
da specifici punti di arrivo in Italia, localizzabili
nelle grandi citta del Nord-ovest per i marocchini
(Torino e Milano) e nell'area pugliese per gli alba
nesi, ha visto poi un progressivo e significativo
coinvolgimento di molte altre zone del paese. E
per questo che Ie prime cinque province per
numerosita delle rispettive etnie raccolgono
quantitativi relativamente ridotti della complessi
va presenza (rispettivamente il 26% ed il 20%) sul
territorio nazionale.

I cittadini della ex-Jugoslavia e i tunisini presen
tano, in termini relativi, una diffusione sul territo
rio pili contenuta. Le prime cinque province ospi
tano rispettivamente il 31% ed il 35% del totale,
con una presenza particolarmente numerosa nel
le aree geograficamente pili prossime ai due paesi
di origine: il Nord-est per gli ex-jugoslavi e la Sici
lia per i tunisini.

Infine, una terza tipologia insediativa contraddi
stingue filippini e cinesi, i quali si caratterizzano
per una forte concentrazione territoriale, partico
larmente significativa per i primi (in sole cinque
province risiede il 71% dei filippini, mentre per i
cinesi tale percentuale si attesta sul 56%), con i
maggiori contingenti addensati nelle province di
Roma e Milano. In particolare, in queste due pro
vince si raccoglie ben il 62% dei filippini, conse-
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guenza della marcata specializzazione occupazio
nale di tale comunita, in gran parte addetta al lavo
ro domestico, e della evidente presenza di una
catena migratoria bene organizzata e strutturata.
Sono in parte diverse le caratteristiche della pre
senza cinese, anch'essa stabilitasi in prevalenza
nelle grandi citra, fenomeno da collegare all'attivita
lavorativa nel settore della ristorazione, rna con la
rilevante eccezione dell'area fiorentino-pratese, al
cui.interno la comunita cinese gioca un ruolo signi
ficativo nell'industria tessile.

7.3 Formazione e struttura delle famiglie di
stranieri

Accanto alla crescita sostenuta dei ricongiungi
menti familiari - che consentono di ricostituire in
Italia la famiglia divisa dalla migrazione di uno dei
suoi membri - assume grande importanza anche
l'analisi di quei fenomeni, come le nascite e i rnatri
moni, che avvengono sul territorio italiano e che
contribuiscono in maniera determinante a modi
ficare i caratteri qualitativi della presenza straniera.

L'analisi della nuzialita e fecondita degli stranieri
consente di approfondire la conoscenza delle
tipologie di inserimento dellecornunita immigra
te nel nostro paese, individuando sia i percorsi di
integrazione nella societa italiana - di cui gli eventi
che vedono per protagonisti un italiano e uno
straniero rappresentano un indice piuttosto effi
cace - sia il grado di stabilizzazione della presenza
straniera, valutabile indirettamente tramite
l'osservazione dei fenomeni che coinvolgono due
cittadini entrambi stranieri.

7.3.1 Matrimoni e nascite

I matrimoni con almeno un coniuge straniero
sono in aumento e rappresentano nel 1995 il 4,3%
del totale di quelli celebrati in Italia; la quota di gran
lunga predominante e quella relativa ai matrimoni
"misti", contratti cioe fra italiani e stranieri. (Tavo
la 7.11) , pari nel 1995 all'86,5% delle nozze con
almeno un coniuge straniero. Di particolare rile
vanza i matrimoni tra italiani e cittadini originari di
paesi a forte pressione migratoria che mostrano
un andamento crescente e sono i pili numerosi,
rappresentando circa i tre quarti dei matrimoni
misti.
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Figura 7.2 - Distribuzione territoriale delle sei maggiori comurrita etniche extra-comunitarie, all 0 gen
naio 1998 (composizioni percentuali)
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Fonte: Istat, Bilancio demografico degli stranieri residenti
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Sono gli uomini italiani a scegliere piu spesso
partner straniere sposando soprattutto donne
originarie dell'Est europeo e dell'America centro
meridionale. Le caratteristiche della sposo italiano
variano in base all'area di provenienza della sposa
straniera. Qualora il matrimonio avvenga con una
donna di un paese a forte pressione migratoria il
livello di istruzione del marito e nettamente infe
riore e l'eta sale a 38 anni in media, quasi dieci anni
in pill della consorte. In caso di nozze con una
donna di un paese a sviluppo avanzato, il marito ha
un livello di istruzione elevato ed un'eta media di
circa 34 anni.

Nelle coppie costituite da un'italiana e da uno
straniero il partnerproviene soprattutto dall'Afri
ca settentrionale e dall'Europa centro-orientale, e
celibe nel 94% dei casi, pill istruito della sposa e ha
in media 29 anni, all'incirca la stessa eta della
moglie se ambedue al primo matrimonio.

Quasi i due terzi dei matrimoni tra stranieri
vengono celebrati fra i cittadini dei paesi sviluppa
ti, per 10pill non residenti, che si sposano in Italia
spesso perche uno dei coniugi presta servizio
presso una delle basi NATO. Per gli stranieri pro
venienti da paesi a forte pressione migratoria la
frequenza dei matrimoni e ancora molto bassa, i
matrimoni avvengono inoltre per il 77% tra con
nazionali.

Anche Ie nascite da almena un genitore stranie
ro, che rappresentano il 4% del totale dei nati, ten
dono a crescere ad un ritmo sostenuto, ma in que
sto caso i genitori hanno, in genere, la stessa citta
dinanza (85,8%). In quasi il 90% dei casi, si tratta di
coppie formate da cittadini di paesi a forte pres-

sione migratoria. II maggior numero di nati si
riscontra tra le coppie di nord-africani (24% dei
nati), di europei dell'area centro-orientale (21,6%),
di asiatici dell'area orientale (13,7%), Tra i nord
africani prevalgono i marocchini, tra gli europei
dell'Est gli ex-jugoslavi e tra gli asiatici i filippini. I
nati da coppie miste (Tavola 7.12) provengono
prevalentemente da madre straniera e padre italia
no. In questo caso resta elevata la presenza di nati
da cittadine dell'Unione europea (30% dei casi) ,
ma cresce rapidamente il numero dei figli di don
ne dei paesi dell'Est (+63% tra il 1992 e il 1995), i
quali unitamente ai nati da donne dell'America lati
na, costituiscono quasi la meta delle nascite nelle
coppie miste.

Meno elevato risulta il numero di nati da coppie
formate da madre italiana e padre straniero: molti
dei figli hanno come padre un cittadino dell'Unio
ne europea (24%) 0 dell'Africa settentrionale
(32%), soprattutto tunisino 0 marocchino.

Particolarmente elevata e la percentuale (28,6%)
di nascite naturali per la tipologia composta da
madre straniera, cittadina di paesi a forte pressio
ne migratoria, e padre italiano, spesso vedovo 0

divorziato e quindi con un'eta sensibilmente pill
elevata rispetto alla donna straniera. II numero
maggiore in assoluto si raggiunge nel caso in cui la
madre provenga da un paese africano (35,7% nel
1995), mentre il fenomeno e relativamente meno
frequente per i nati da madri italiane e padri stra
nieri (24,6% di nascite naturali) e minima quando i
genitori sono entrambi stranieri (17,9%). In que
st'ultimo caso sono proprio le donne africane (in
particolare le nord-africane), i cui partner sono

Tavola 7.11 - Matrimoni con almeno un coniuge straniero per cittadinanza italiana 0 strarriera dei
coniugi - Anni 1992-1995

ANNI

1992
1993
1994
1995

MATRlMONI CON ALMENa UN CONIUGE STRANIERO MATRIMONI CON ALMENO UN CONIUGE STRANIERO
DEI PAESI A FORTE PRESSIONE MIGRATORIA

per 100 entrambi straniera/italiano italiana/straniero entrambi straniera/italiano italianalstraniero
matrimoni stranieri (a) Cal (a) stranieri (b) o» (b)

in Italia

3,2 13,7 60,0 26,3 33,5 70,6 57,3
3,3 12,0 61,8 26,2 37,2 74,0 61,5
3,8 12,8 60,9 26,3 33,8 75,8 61,7
4,3 13,5 60,2 26,3 37,4 78,9 65,0

Fonte: Istat, Rilevazione dei matrimoni
(a) Per cento matrimoni can almena un coniuge straniero.
(b) Per cento matrimoni di ciascun tipo di coppia.
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prevalentemente uomini della stessa area geogra
fica, che fanno registrare proporzioni pili basse
0,4%) di nascite naturali.

Dal 1993 al 1997 il tasso di natalita degli immigra
ti risulta in netta crescita, soprattutto nel caso di
genitori entrambi stranieri e, in particolare, di cop
pie residenti, cioe iscritte in anagrafe. Il quoziente
generico di natalita della popolazione straniera,
anche grazie ad una struttura per eta pili giovane,
risulta piuttosto elevato rispetto a quello della
popolazione residente totale. In particolare, il tasso
di natalita degli stranieri rivela valori pili che doppi
nel Nord-est, rna pili bassi nel Sud CTavola 7.13).

7.3.2 Le famiglie straniere nei grandi
comuni

Nel febbraio del 1999 l'lstat ha condotto una
rilevazione sulle famiglie di stranieri iscritte pres-

so le anagrafi dei grandi comuni e di altri capoluo
ghi di regione riportati nella Tavola 7.14. I dati
provvisori vengono qui presentati e descrivono
un quadro interessante. Le famiglie con almena
uno straniero residenti in questi comuni sono cir
ca 200 mila, fortemente concentrate nei centri
maggiori: pili della meta risiede infatti aRoma e
Milano, rna comunita numerose si trovano anche
a Torino, Palermo, Napoli e Genova. SuI corn
plesso delle famiglie con almena uno straniero la
quota di quelle composte di soli stranieri e ovun
que maggioritaria, superando 1'80% del totale in
pili della meta dei comuni tra cui Roma, Milano,
Torino, Palermo. In citta di minori dimensioni,
come Trento e Campobasso, il peso percentuale
appare leggermente pili contenuto, rna comun
que elevato.

Le famiglie con tutti componenti stranieri sono
particolarmente numerose fra gli europei dell'Est,

Tavola 7.12 - Nati da almeno un genitore straniero per cittadinanza straniera 0 italiana dei genitori 
Anni 1992-1995

NATI DA A1MENO UN GENITORE STRANIERO NATI DA A1MENO UN GENITORE

DEI PAESI A FORTE PRESSIONE MIGRATORIA

ANNI per 100 nat! entrambi straniera/italiano italiana/straniero entrambi stranicra/italiano italiana/straniero
in Italia stranieri (a) (a) (a) stranieri (b) (b) (b)

1992 2,8 55,0 32,3 12,7 78,4 56,8 58,9

1993 3,1 57,9 29,6 12,5 81,2 59,6 61,7

1994 3,7 59,0 29,7 11,3 84,5 60,5 62,4

1995 4,1 60,9 28,0 11,1 89,7 62,2 63,5

Fonte: Istat, Rilevazione delle nascite
(a) Per cento nati da almena un genitore straniero.
(b) Per cento nati di ciascun tipo di coppia.

Tavola 7.13 - Nati da entrambi i genitori stranieri residenti per ripartizione geografica - Anni 1993 e
1997

1993 1997 Incremento QUOZIENTIDI NATALIT.A NEL 1997 (per mille abitanti)
percentuale

RIPARTIZIONI 1997/1993 stranieri popolazione
GEOGRAFICHE residenti residente

Nord-ovest 2.438 4.901 101,0 16,6 8,5
Nord-est 1.434 3.481 142,7 18,1 8,6
Centro 2.026 3.460 70,8 12,1 8,4
Sud 485 929 91,5 9,7 11,2
Isole 617 798 29,3 11,5 10,6

ltalia 7.000 13.569 93,8 14,5 9,4

Fonte: Istat, Bilancio demografico degli stranieri residenti
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gli africani, gli asiatici e i sudamericani, mentre le
famiglie miste caratterizzano di pili Ie comunita di
cittadinanze culturalmente pili vicine alla nostra,
come gli europei comunitari e i nordamericani.
Bisogna pero tener conto che non e possibile
individuare la coppia mista qualora il coniuge stra
niero abbia acquisito la cittadinanza italiana succes
sivamente al matrimonio, caso piuttosto frequen
te nei partner provenienti da paesi a forte pres
sione migratoria (Tavola 7.15).

Tra le famiglie delle comunita pili diffuse nei
grandi comuni italiani si evidenziano differenze
piuttosto sensibili. Ad esempio, la cornunita
cinese, con una quota di coniugati pili elevata,
presenta una pili grande dimensione media del
la famiglia, da porre in relazione can la presen
za di un maggior numero di rninori. Particolar
mente ridotte invece sana le cornunita di sene
galesi fra i quali prevalgono nettamente i single e
si registra una percentuale esigua di permessi di
soggiorno per motivi familiari. II numero pili
alto di famiglie di stranieri si rileva fra le comu
nita provenienti dalle Filippine (19.210) e dal
Marocco (12.202) che sana anche le pili nume
rose nelle grandi citra (Rorna, Milano, Torino)
(Tavola 7.16).

I minori stranieri residenti nei comuni ana
lizzati sana quasi 47 mila e la grande maggio
ranza di essi (92,6%) proviene da paesi a forte
pressione migratoria. In particolare i minoren
ni stranieri di questi paesi sana nati in Italia in
due terzi dei casi e cia prospetta loro un per
corso di inserimento ben differente da quello
dei genitori arrivati in Italia gia adulti. Al con
trario, tra i minori provenienti da paesi a svi
luppo avanzato, emerge una netta prevalenza
di colora che sana nati all'estero (65,9%). La
percentuale di minori rappresenta un buon
indicatore delle tipologie familiari pili diffuse
tra le diverse comunita: laddove .la quota risulta
elevata, le famiglie sono mediamente pili
numerose, mentre una bassa incidenza di
minori caratterizza le cornunita all'interno del
le quali molte persone vivona da sale a in
nuclei di dimensioni ridotte.

La principale peculiarita delle strutture familiari
degli stranieri riguarda la forte incidenza dei single
(70,3%) che supera notevolmente quella della
popolazione totale residente in Italia (33% nei
centri delle aree di grande urbanizzazione). La
consistente quota di single e del resto una caratte-
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ristica che si rileva anche in altri paesi europei, ad
esempio la Norvegia, mentre risulta meno eviden
te in paesi, come la Germania, can una pili conso
lidata tradizione migratoria. Per effetto della eleva
ta presenza di persone sale la dimensione media
delle famiglie di tutti stranieri e piuttosto contenu
ta e non arriva a due componenti, tranne a Milano
e Trento; al netto dei single, essa raggiunge i tre
componenti.

Gli stranieri che vivona soli sono in maggioran
za uomini (61%). Di particolare interesse e la strut
tura tipologica delle famiglie straniere per area di
cittadinanza: le quote pili elevate di single si
riscontrano all'interno delle comunita che risiedo
no in Italia prevalentemente per motivi di lavoro.
Tra le donne, l'incidenza pili elevata si riscontra
per le cittadine dell'Europa comunitaria e centro
orientale, dell'Asia e dell'America centro-meri
dionale; suI complesso dei singledei paesi centro
meridionali dell'America la componente femmi
nile risulta maggioritaria. Pocorappresentate
sana, al contrario degli uomini, Ie cittadine appar
tenenti a comunita nordafricane, mentre piutto
sto elevata e la presenza delle donne degli altri
paesi africani (Tavola 7.17). In generale, le donne
straniere sole provengono, pili spesso degli uomi
ni, da paesi a sviluppo avanzato (26,7% del totale
contro 17,9%), soprattutto in virtu di una pili diffu
sa presenza di cittadine dell'Europa comunitaria.

La distribuzione per stato civile mostra una
maggioranza di celibi e nubili tra gli stranieri
che abitano in Italia da soli (64,9% del totale),
can una quota solo leggermente pili alta tra le
donne. La percentuale di coniugati differisce in
maniera piuttosto sensibile tra i due sessi, a
favore degli uomini C32,40/0 contro 24,4%). La
presenza di coniugati tra gli stranieri soli e
fenomeno da seguire can attenzione, poiche
puo rappresentare una premessa all'arrivo dei
nuclei familiari, costituitisi prima della migra
zione e temporaneamente rimasti nel paese
d'origine. In altri casi, invece, la presenza di
single sposati puo essere indicativa di un pro
getto migratorio che prevede, dopa un perio
do di residenza all'estero, il ritorno in patria
della straniero.

La distribuzione per eta mostra una prevalenza
delle classi giovani; il 43,8 % degli uomini e il 42,0%
delle donne ha meno di35 anni di eta, coerente
mente can la struttura per stato civile dei single
stranieri. Le etnie pili giovani sana quelle
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t;; Tavola 7.14 - Famiglie con almeno uno straniero residenti nei grandi comuni e in altri capoluoghi di regione secondo alcune
~ caratteristiche socio-demografiche dell'intestatario della scheda anagrafica, al 10 gennaio 1999

~ FAMIGLIE CON ALMENO UNO STRANIERO PERSONE SOLE
"0
::J Numero Per 100 famiglie Famiglie Numero medic Numero Per 100 Per 100 Donne Fino Celibi e Coniugati0

~
COMUNI residenti di tutti di componenti famiglie con famiglie di (bl a 34 anni nubili (bl

Z stranieri (a) delle famiglie almena uno tutti stranieri (b) (bl

§2 di tutti stranieri stranicro
t-'
rn
~

<c
-o

Torino 17.445 4,2 86,0 1,7 10.251 58,8 68,3 31,9 56,2 66,6 29,7ctJ

Milano 38.174 5,9 82,5 2,0 15.995 41,9 50,8 40,0 40,3 61,9 25,8

Trento 1.080 2,5 62,9 2,0 390 36,1 57,4 37,7 58,7 70,5 24,1

Verona 5.721 5,3 86,1 1,6 3.492 61,0 70,9 30,6 62,3 71,3 26,2

Venezia 3.020 2,4 73,8 1,6 1.651 54,7 74,0 32,5 48,0 64,7 30,3
:-...J

Trieste 4.358 4,0 75,7 1,7 2.126 48,8 64,5 36,0 44,2 53,7 34,8 ~
"t:I

Genova 8.094 2,8 77,0 1,6 4.561 56,4 73,3 37,8 43,8 59,9 35,1
:;0
t"1
VJ
t"1

Bologna 6.794 3,8 82,7 1,8 3.758 55,3 66,9 39,5 61,3 74,1 22,7 z
N
>-

Perugia 4.485 8,0 1,4 3.528 78,7 78,7 50,0 64,6 71,2 26,5 VJ., .. >-l
:;0

1.628 65,7 76,6" 16,9
>-

Ancona 4,2 85,7 1,5 1.070 39,2 59,1 78,4 Z
@

85.688 8,4 1,4 58.227 68,0 45,3 36,9 64,3
:;0

Roma 88,1 77,1 31,0 >-
>-l

4,4 1,4 26,8 70,6
:;0

L'Aquila 1.125 89,2 829 73,7 82,7 71,3 27,1 >-
"t:I
:;0

Campobasso 136 0,7 72,1 1,3 84 61,8 85,7 46,4 73,8 85,7 11,9 0n
t"1

Napoli 8.678 2,4 81,7 1,5 5.276 60,8 74,4 52,7 38,2 53,5 44,1
VJ

~

Bari 2.926 2,3 68,2 1,5 1.468 50,2 73,6 32,4 44,1 82,8 14,7
S
Z
>-l

Potenza 155 0,6 75,5 1,5 84 54,2 71,8 19,0 57,1 97,6 t"1
, ... 0

:;0

Catanzaro 312 1,1 1,4 246 78,8 54,5 65,0 29,3 36,6 >-.... . ... N

0
Palermo 9.671 4,3 89,8 1,6 6.299 65,1 72,5 28,7 48,8 72,7 36,6 z

t"1
t"1

Cagliari 1.487 2,2 86,0 1,3 1.131 76,1 88,4 19,6 42,3 59,9 38,4 tJ
t"1
:::::
t"1

Fonte: Istat, Rilevazione sulle famiglie straniere residenti nei grandi comuni e in altri comuni capoluogo di regione :;0
0

(a) Per cento famiglie con almeno uno straniero t"1
\..>J Z
--..j (b) Per cento persone sole straniere. N...... t"1
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dell'Europa dell'est e dell'Africa, mentre percen
tuali significative tra le classi di eta pili avanzata si
trovano tra i cittadini che provengono da paesi
dell'Europa occidentale, soprattutto esterni
all'Unione, e dall'America settentrionale.

7.4 La seuola e il Iavoro nei proeessi di
integrazione

7.4.1 I bambini stranieri nella scuola ita
liana

A partire dall'inizio degli anni '90, la presenza
di bambini stranieri nelle scuole ha assunto una
rilevanza crescente (Figura 7.3). Nell'a.s. 1996-1997
quelli della scuola materna sono stati pili di 11 mila,
un numero quasi doppio rispetto a 5 anni prima,
mentre nel complesso della scuola dell'obbligo se
ne sono contati pili di 37 mila. Gli alunni sono dun
que quasi raddoppiati in 5 anni.

Nel complesso delle scuole dell'obbligo gli
studenti stranieri non sono ancora molti, rna

risultano comunque presenti nel 34,40/0 degli
istituti scolastici, con un evidente impatto
sull'organizzazione scolastica e sull'ambiente di
vita dei bambini italiani. Nelle regioni setten
trionali circa il 500/0 delle scuole, elementari e
medie, ospita bambini stranieri. Tale percen
tuale si riduce al 44,10/0 nelle regioni centrali, e
giunge al 13,10/0 nel Mezzogiorno (Tavola 7.18),
dove l'unica eccezione e rappresentata dalla
Puglia, con il 300/0 delle scuole interessate dal
fenomeno. Analizzando le province italiane in
cui si registrano le percentuali pili alte di alunni
stranieri sul totale, emergono Reggio Emilia e
Trieste, citra caratterizzate anche da bassi livelli
di fecondita (Tavola 7.19). Pili della meta degli
alunni stranieri nella scuola dell'obbligo provie
ne da quattro paesi: ex-Jugoslavia, Marocco,
Albania e Cina. Significative, perc'>, sono anche
le presenze di studenti peruviani, polacchi, bra
siliani ed egiziani.

Nella maggioranza dei casi (82,50/0) in ogni scuo
la vi e un numero esiguo di bambini stranieri che
varia da 1 a 5. NelI2,50/0 dei casi la presenza e com-

Tavola 7.15 - Famiglie con almeno uno straniero, secondo alcune caratteristiche socio-demografiche e
area di cittadinanza dell'intestatario della scheda anagrafica, al1° gennaio 1999 (a)

PERSONE SOLE
PAESE DI CITTADINANZA Famigliecon Famiglie Numero medio
DEIl.'INTESTATARIO almenouno eli tutti di componenti Numero Per 100 Per 100 Donne Fino Celibie Coniugati

DEllA SCHEDA ANAGRAFICA straniero stranieri (b) delle famiglie famiglie con famiglie eli (c) a34 ann! nubili (c)

elituttistranieri almena uno tutti stranieri (c) (c)

straniero

Unione europea 28.110 88,3 1,3 20.720 73,7 83,4 49,1 34,3 75,5 17,1
Europa centro-orientale 24.328 96,1 1,6 16.127 66,3 68,9 39,7 56,3 57,4 34,8
Altri paesi europei 2.187 77,9 1,4 1.253 57,3 73,6 52,8 16,8 58,6 21,8

Africa settentrionale 27.961 96,0 1,7 19.050 68,1 71,0 9,4 44,9 68,1 27,7

Altri paesi dell'Africa 23.042 96,6 1,5 16.732 72,6 75,2 42,9 46,7 66,0 29,9
Asia 52.027 97,7 1,8 31.494 60,5 62,0 37,5 42,4 57,4 39,6
America settentrionale 4.499 87,4 1,5 2.947 65,5 74,9 41,1 13,7 57,7 29,1

America centro-meridionale 17.971 93,4 1,6 11.721 65,2 69,9 63,7 43,5 71,9 23,8

Oceania 487 91,2 1,3 370 76,0 83,3 47,0 16,2 66,8 24,3

Apolidi 62 74,2 1,5 35 56,5 76,1 31,4 8,6 54,3 14,3

Non indicato 428 82,0 2,4 28 6,5 8,0 14,3 39,3 75,0 17,9

Totale 200.977 85,3 1,6 120.477 59,9 70,3 38,9 42,9 64,9 29,8
Paesi a forte pressione

migratoria 143.623 96,4 1,7 94.264 65,6 68,1 36,5 46,1 62,7 32,9

Paesi a sviluppo avanzato 37.051 87,9 1,4 26.185 70,6 80,4 47,8 31,5 72,7 18,8

Fonte: Istat, Rilevazione sulle famiglie straniere residenti nei grandi comuni e in altri comuni capoluogo di regione
(a) Famiglie residenti nei grandi comuni e in altri capoluoghi di regione
(b) Per cento famiglie con almeno uno straniero.
(c) Per cento persone sole.
(d) Comprese 19.875 famiglie in cui l'intestatario della scheda anagrafica e cittadino italiano.
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Tavola 7.16 - Famiglie di tutti stranieri per numero di componenti e paese di cittadinanza dell'intestatario
della scheda anagrafica, al 10 gennaio 1999 (a)

PAESE DI CITTADINANZA Numero Famiglie con
DELL'INTESTATARI0 medio di 4 componenti
DELLA SCHEDA ANAGRAFICA componenti o pili (b)

Cina 2,6 29,7
Egitto 1,9 18,8

Albania 1,9 15,7

Ex Jugoslavia 1,8 13,0
Sri Lanka 1,8 9,4
Peru 1,8 10,2

Filippine 1,7 8,7
Marocco 1,6 9,3
Bangladesh 1,5 6,9
Tunisia 1,5 9,0
Francia 1,5 8,1
USA 1,5 7,3
Somalia 1,5 8,1

Polonia 1,4 3,1
Romania 1,4 3,8
Regno Unito 1,3 4,0
Germania 1,3 3,6
Nigeria 1,3 5,0
Senegal 1,2 1,9
Grecia 1,1 1,2

Totale 1,3 8,7

% minori

29,9
28,0
21,9
23,8
19,7
21,0
20,0
17,8
14,2

19,3
13,8
5,1

16,8

13,0
12,0

5,8
6,5

14,9
4,4
1,8

27,4

Numero
di famiglie

5.707
8.175
3.341
8.664
8.273
7.002

19.210
12.202

5.030
4.402
4.169
3.646
3.070
4.287
4.158
4.282

4.233
2.966

3.457
5.454

171.420

Fonte: Istat, Rilevazione sulle farniglie straniere residenti nei grandi comuni e in altri comuni capoluogo di regione
(a) Famiglie residenti nei grandi comuni e in altri capoluoghi di regione
(b) Per cento famiglie di tutti stranieri.

Tavola 7.17 - Persone sole straniere per eta, stato civile e sesso al L" gennaio 1999 (per 100 persone
sale della stesso sesso) (a)

CLASSI D'ETA STATO CIVILE
SESSO

18-34 ann! 35-44 ann! Celibi/Nubili Coniugati Divorziati Vedovi

Maschi 43,8 33,7 64,5 32,4 1,4 0,7

Femmine 42,0 28,2 66,9 ·24,5 3,6 4,0

Fonte: Istat, Rilevazione sulle famiglie straniere residenti nei grandi comuni e in altri comuni capoluogo di regione
(a) Famiglie residenti nei grandi comuni e in altri capoluoghi di regione.

presa tra 6 e 10 alunni; in 365 scuole varia tra 11 e
20 e in 123 scuole vi sono oltre 20 alunni stranieri.
La presenza di bambini stranieri e multi-etnica,
con l'eccezione di Firenze e Prato per la forte
concentrazione di bimbi cinesi.

Gli studenti stranieri nella scuola secondaria
superiore, sebbene quasi raddoppiati dal 1992 al
1997 (da poco pili di 4 mila a quasi 8 mila), restano
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comunque ad un livello inferiore a quello della
scuola dell'obbligo. Cia e dovuto alla giovane
struttura per eta delle famiglie degli stranieri. Nel
complesso gli studenti delle superiori provenien
ti da paesi a forte pressione migratoria rappresen
tano poco pili del 65% degli studenti stranieri,
mentre nella scuola dell'obbligo la percentuale
tocca quasi il 95%.
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Figura 7.3 - Alunni stranieri per tipo di seuola e anno seolastico
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Fonte: Ministero della Pubblica istruzione
(a) Dati provvisori

Tavola 7.18 - Alunni stranieri iseritti alla seuola dell'obbligo e seuole con alunni stranieri per ripar
tizione geografiea - Anno seolastico 1996-1997

ALUNNI STRANIERI SCUOLE CON ALUNNI SCUOLEPER NUMERO Dr

RIPARTIZIONI STRANIERI (a) ALUNNI STRANIERI

GEOGRAFICHE
Numero per 100 Numero per 100 cIa1 a 5 cIa6a 10 cIalla20 oltre 20

alunni scuole aIunni alunni alunni alunni

Nord-ovest 13.073 1,3 3.382 48,8 2.751 449 114 58
Nord-est 10.337 1,5 2.779 51,0 2.263 400 100 16
Centro 9.957 1,2 2.314 44,1 1.832 309 132 41

Mezzogiorno 3.777 0,2 1.474 13,1 1.358 89 19 8

Italia 37.144 0,8 9.949 34,4 8.204 1.247 365 123

Fonte: Ministero della Pubblica istruzione
(a) Elementari e medie inferiori

7.4.2 La domanda di lavoro

Le modalita e le possibilita d'inserimento lavo
rativo degli immigrati costituiscono un aspetta di
grande importanza del fenomena migratorio, per
una duplice ragione: in primo luogo, il lavoro rap
presenta un fortissimo elemento d'attrazione per
i migranti; in secondo luogo, la possibilita di svol
gere un lavoro regolare diviene una condizione
imprescindibile per Ia lora integrazione nel tessu
to sociale del paese ospitante.
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In Italia esiste una consistente e crescente
domanda di manodopera immigrata: sulla base dei
dati provenienti dagli archivi Inps, si puo valutare
che nel 1997 hanna lavorato sul territorio, in qua
lita di dipendenti, 315.148 lavoratori extra-comu
nitari, 1'87% in pili rispetto al 1994 (Tavola 7.20).
Quasi nove su dieci lavorano nell'Italia settentrio
nale e centrale, can una forte concentrazione
soprattutto in tre regioni che, da sale, impiegano
la meta dei lavoratori extra-comunitari: la Lombar
dia (25%), il Lazio (13%) ed il Veneto (12%).
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Tavola 7.19 - Graduatoria provinciale per presenza di alunni stranieri e di scuole elementari e medie
con alunni stranieri - Anno scolastico 1996-1997

PROVINCIA

Roma
Milano
Torino
Brescia
Firenze
Verona
Vicenza
Bologna
Modena
Bergamo
Reggio Emilia
Perugia
Treviso
Cuneo
Varese

Alunni
stranieri

4.148
3.984
1.563
1.415
1.345
1.094
1.087
1.050

905
863
821
769
769
662
661

PROVINCIA

Reggio Emilia
Trieste
Prato
Firenze
Modena
Mantova
Bologna
Parma
Verona
Vicenza
Perugia
Brescia
Piacenza
Cuneo
Novara

Alunni stranieri
per 100

alunni

2,9
2,7
2,5
2,4
2,3
2,2
2,2
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6

PROVINCIA

Prato
Mantova
Modena
Reggio Emilia
Verona
Vicenza
Trieste
Bologna
Pordenone
Brescia
Cremona
Parma
Firenze
Varese
Perugia

Scuale
can alunni

stranieri per
100 scuole

75,0
73,2
70,6
70,5
69,0
66,4
66,2
65,9
63,8
63,4
61,5
60,0
59,4
59,2
58,7

Fonte: Ministero della Pubblica istruzione

Nelle diverse aree del paese la domanda di
manodopera immigrata non si differenzia soltan
to per via di una sua maggiore 0 rninore consi
stenza, rna anche per la sua particolare composi
zione e, quindi, per l'importanza relativa della
componente impiegata rispettivamente dalle
farniglie e dalle imprese. Utilizzando questa chiave
di lettura si delineano pili tipologie di inserimento
lavorativo degli imrnigrati (Figura 7.4). In primo
luogo, e possibile definire un modello "tradiziona
Ie", tipico della ripartizione nord-orientale, carat
terizzato dall'assoluta prevalenza della domanda
da parte del settore produttivo (88%) e dalla relati
va esiguita della domanda espressa dalle farniglie:
in questa area, l'incidenza percentuale dei lavora
tori domestici extra-comunitari sul totale e la pili
bassa nel paese, arrivando appena ad un terzo,
contro una media del 50%. Inoltre, pili della meta
dei lavoratori imrnigrati (50.612) e addetta al setto
re industriale: circa un terzo di essi opera nel com
parto meccanico, il 19% nell'edilizia, il 10% nel
ramo conciario e 1'8% nel settore del legno e dei
mobili. I dati degli avviamenti allavoro conferma
no l'importanza della manodopera straniera nel
settore industriale del Nord-est: in Veneto, ad
esempio, un avviato al lavoro in questa settore su
dieci proviene da un paese esterno all'Unione
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europea. Ancora pili alta risulta la percentuale
degli extra-comunitari sul totale per le qualifiche
pili basse: due operai generici su dieci, sono extra
comunitari nel Veneto. Tornando ai dati Inps va
sottolineato che in questa ripartizione e importan
te anche la domanda di lavoratori agricoli: pili del
40% degli extra-comunitari addetti al settore
(12.778) trova impiego nel Nord-est, specialmen
te nelle province di Bolzano (18%), Trento (4,1%)
e Verona (4,2%). Soltanto il 9% di essi ha un con
tratto a tempo indeterminato: la domanda di lavo
ratori agricoli extra-comunitari e pertanto essen
zialmente stagionale.

Il secondo modello e tipico del Centro-sud e
potremmo definirlo "familiare": pili della meta
della domanda di manodopera non comunitaria e
espressa infatti dalle farniglie, con una punta del
67% nell'Italia insulare. Nel settore domestico
sono impiegati 39.557 lavoratori nell'Italia centrale
e oltre 19 mila nelle regioni meridionali ed insula
rt, La rimanente parte della domanda di manodo
pera imrnigrata espressa nel Sud e nelle Isole
riguarda le imprese del settore agricolo, in cui tro
vano impiego 6.839 addetti, pari al 22% del totale
nazionale. La Sicilia fa ampio ricorso ai lavoratori
extra-comunitari (2.900 unita), particolarmente
concentrati a Ragusa, che occupa il secondo posto
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Figura 7.4 - Settori di impiego dei lavoratori dipendenti extra-comunitari per ripartizione geografica
Anno 1997 (composizioni percentuali)
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nella graduatoria delle province per numero di
addetti non comunitari (2.056, pari al 6,6% del
totale nazionale), Nelle regioni centrali, invece,
sono le industrie ad assorbire la quota pili consi
stente della domanda di stranieri, con 18.365
addetti; essi si concentrano in special modo in
Toscana e nelle Marche che, rispettivamente con
8.638 e 5.319 addetti, assorbono circa il 12% del
totale nazionale di settore.

Si distingue, infine, il modello del Nord-ovest
con caratteristiche pili equilibrate. Sono prevalen
temente i settori dell' industria (40%) e dei servizi
(23%) a fare ricorso alla manodopera immigrata;
un altro terzo di cittadini extra-comunitari lavora
presso le famiglie. E questa la ripartizione territo
riale in cui si conta il maggior numero di lavorato
ri dipendenti provenienti da paesi extra-comuni
tari: 108.161, pari al 34,3% del totale nazionale. Nel
Nord-ovest lavora, inoltre, il maggior numero di
extra-comunitari addetti ai servizi (24.866 su un
totale di 62.508} l'area milanese, da sola, ne impie
ga il 20%. Gli extra-comunitari impiegati nell'indu
stria in quest'area sono 43.175, di cui 31.319 nella
sola Lombardia e pili della meta si concentrano
nelle tre province di Brescia (8% del totale nazio
nale), Milano C70/0) e Bergamo (4,3%),

Una particolare attenzione va dedicata all'inse
rimento dei lavoratori extra-comunitari nel setto
re dei servizi domestici, sia per la loro consistente
entita numerica (105.786 nel 1996), sia per la parti
colarita della loro distribuzione territoriale, sia,

ancora, per il ruolo sempre pili importante che
essi svolgono nella vita e nella gestione dei nuclei
familiari italiani: si osserva, infatti, che in questi ulti
mi anni le famiglie sono sempre pili propense ad
assumere collaboratori domestici extra-comunita
ri, cosicche nel 1996 essi rappresentano il 48% del
complesso, contro il 28% del 1994.

In effetti, la maggior parte dei lavoratori dome
stici e concentrata nelle grandi citra (Tavola 7.21):
una particolare forza di attrazione e esercitata dal
le due province di Milano e Roma, che insieme ne
ospitano il 45%.

Equesta l'unico settore in cui tradizionalmen
te vi e una forte prevalenza femminile, pari al
70% del totale nel1996. La pili vistosa eccezione e
costituita dai lavoratori domestici cingalesi in
maggioranza uomini. Quasi un terzo dei collabo
ratori familiari extra-comunitari proviene dalle
Filippine, il 10% dal Peru ed il 9% dallo Sri Lanka
(Tavola 7.22). Nell'ultimo anna e aumentata la
consistenza numerica della componente euro
pea, in particolare, di coloro che provengono
dall'Albania e dalla Polonia, che insieme supera
no 1'8% del totale dei lavoratori domestici extra
comunitari.

Un confronto tra i livelli complessivi di impie
go regolare, qui considerati, e il numero di per
messi di soggiorno per lavoro evidenzia uno scar
to notevo1e tra forza lavoro impiegata nel settore
formale e numero di lavoratori "potenziali" (desu
mibile appunto dai permessi di soggiorno).

Tavola 7.20 - Lavoratori extra-comunitari iscritti all'Inps per settore di attivita economica e ripartizio
ne geografica - Anno 1997 (composizioni percentuali)

SETTORE

RIPARTIZIONI Agricoltura Industria Servizi Lavoro Totale
GEOGRAFICHE (a) domestico (b)

Nord-ovest 15,3 37,3 39,8 33,4 34,3
Nord-est 41,0 43,8 33,6 10,9 30,4
Centro 21,8 15,9 20,9 37,4 24,7
Sud 12,2 2,5 3,8 9,4 6,0
Isole 9,7 0,5 1,9 8,9 4,5

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Numero 31.170 115.684 62.508 105.786 315.148
Composizione % 9,9 36,7 19,8 33,6 100,0

Fonte: Archivi Inps
(a) Escluso illavoro domestico.
(b) Dati al 1996.
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Tavola 7.21 - Graduatoria delle prime 15 province per presenza di lavoratori domestici extra-cornuni
tari iscritti all'Inps - Anno 1996

LAVORATORI DOMESTICI EXTRA-COMUNITARI
Domestici

PROVINCE Numero Per 100 lavoratori Donne per 100 extra-comunitari su
domestici lavoratori domestici 100 Iavoratori

extra-comunitari extra -comunitari domestici
Roma 26.836 25,4 74,4 71,7
Milano 20.943 19,8 72,3 72,9
Palermo 4.630 4,4 39,1 64,9
Firenze 4.471 4,2 70,7 54,1
Torino 4.033 3,8 79,6 35,0
Napoli 3.436 3,2 53,2 55,2
Catania 2.756 2,6 35,6 73,9
Genova 2.403 2,3 76,5 50,9
Bologna 2.311 2,2 76,0 48,8
Bari 1.598 1,5 56,3 40,7
Como 1.184 1,1 74,3 44,1
Varese 1.147 1,1 79,0 45,9
Perugia 1.091 1,0 76,0 33,7
Brescia 1.016 1,0 71,2 41,3
Verona 968 0,9 72,2 34,8

Totale altre province 26.963 25,5 73,0 28,9

Italia 105.786 100,0 70,2 47,6

Fonte: Archivi Inps

Tavola 7.22 - Graduatoria per cittadinanza dei lavoratori domestici extra-comunitari iscritti all'Inps 
Anno 1996

PAESI DI Numero Per 100 Donne per 100
PROVENIENZA lavoratori domestic! lavoratori domestic!

extra-comunitari extra -comunitari

Filippine 31.847 30,1 71,7
Peru 10.268 9,7 82,9
Sri Lanka 9.184 8,7 35,1
Marocco 5.160 4,9 56,2
Albania 4.611 4,4 56,3
Polonia 4.145 3,9 89,9

. Etiopia 3.205 3,0 93,2
Romania 2.994 2,8 71,1
Maurizio 2.909 2,7 55,1
Somalia 2.708 2,6 94,5
Repubblica Dominicana 2.647 2,5 93,0
Ex-jugoslavia 2.461 2,3 90,7
Capo Verde 1.844 1,7 92,4
Ecuador 1.729 1,6 88,0
Brasile 1.704 1,6 86,4

Altre cittadinanze 18.370 17,4 64,4

Totale 105.786 100,0 70,2

Fonte: Archivi Inps
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A livello nazionale risulta che circa il 52% dei
potenziali lavoratori abbia esercitato una regolare
attivita lavorativa dipendente nel 1997. Nella ripar
tizione nord-orientale la quota sale fino al 74%,
livelli di molto inferiori si riscontrano nelle altre
zone: dal 55% del Nord-ovest fino al 28% del Sud.
E probabile che un segmento di stranieri privi di
un impiego regolare si trovi in uno stato di disoc
cupazione, rna e anche verosimile che una buona
parte di quanti non risultano registrati negli archivi
Inps svolga invece un'attivita informale. Peraltro,
negli ultimi anni, la quota di regolarita del lavoro
straniero non ha avuto apprezzabili variazioni (era
il 49,3% nel 1994), nonostante il provvedimento di
regolarizzazione del 1995-1996, il quale avrebbe
dovuto fare emergere in modo consistente il lavo
ro nero degli stranieri.

7.5 Gli aspetti piu problematici della pre
senza stranieria

7.5.1 La regolarizzazione in corso

II confronto tra le domande presentate in occa
sione della regolarizzazione del novembre '95 e
quella del 1998 mostra un sensibile incremento
(circa il 22%). Occorre tuttavia precisare che,
mentre e nota il numero di domande accolte e
quindi il numero di regolarizzati, in seguito al
provvedimento del 1995 (circa 246 mila, pari a cir
ca il 96% delle richieste presentate), non e ancora
possibile conoscere il numero di quanti verranno
regolarizzati a seguito delle 312 mila domande
presentate nel 1998, essendo ancora in atto il pro
cedimento di esame.

Indipendentemente da quale sara il numero
effettivo di regolarizzati, sembra possibile affer
mare che, a livello territoriale, Ie caratteristiche
della pili recente regolarizzazione si presentano
alquanto differenti rispetto alla precedente, con
un aumento delle richieste del 66,4% in Lombar
dia, del 46% in Veneto, a fronte di una diminuzio
ne in alcune regioni del Mezzogiorno, in particola
re in Sicilia (-40%) e in Calabria (-61%) (Tavola
7.23). Epossibile quindi ipotizzare che sia avvenu
ta una redistribuzione delle aree di irregolarita,
rispetto a variazioni relativamente lievi nella pre
senza territoriale dei regolari.

Tra le regioni meridionali, la Campania
mostra un rapporto di irregolarita - istanze pre-
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sentate su stranieri regolari - superiore alla
media nazionale rna decisamente inferiore a
quello della precedente regolarizzazione. Anche
nelle altre regioni del Sud il rapporto di irregola
rita risulta in diminuzione ed e attualmente pili
basso della media nazionale (con l'eccezione,
oltre alla Campania, della Puglia). I rapporti di
irregolarita sono pure alti in Lombardia, Toscana
e Piemonte.

La meta delle richieste di regolarizzazione nel
1998 si concentra in sei province: Milano e Roma
si equivalgono con circa 60 mila istanze, mentre
Torino, Napoli, Brescia e Firenze registrano valori
pili ridotti (Tavola 7.24). Nel 1995 il capoluogo
lombardo era al secondo posto, molto distanziato
dalla capitale. AI quinto posto della graduatoria c'e
Brescia, che passa da 5 mila a circa 14 mila richie
ste di regolarizzazione.

Albanesi e rumeni sono gli immigrati che pili
ricorrono alla regolarizzazione; in particolare, le
istanze presentate dai cittadini rumeni sono attual
mente pili del doppio rispetto al 1995, rappre
sentando oltre il 10% del totale mentre quelle dei
cittadini albanesi raggiungono il 18% (erano il 13%
nel1995)'

L'Europa dell'est rimane dunque la prima area
in quanta a istanze di regolarizzazione. I paesi
dell'Africa settentrionale si pongono ad un livello
inferiore rispetto al 1995, rna resta significativa la
quota del Marocco, superiore al10%, mentre risul
tano in aumento la Nigeria, il Senegal, il Ghana e
l'Africa occidentale. Anche per i paesi asiatici ere
see il numero di richieste di regolarizzazione, con
l'eccezione dello Sri Lanka e soprattutto delle
Filippine, la cui quota scende dal 7,6% (nel1995 era
stato il paese asiatica che pili aveva fatto ricorso
alla regolarizzazione) allo 0,9% nel 1998. Piuttosto
basso e il ricorso alla regolarizzazione da parte di
immigrati dei paesi dell'America centro-meridio
nale tra i quali spicca la drastica diminuzione del
Peru, uno dei paesi che in assoluto ne aveva pili
usufruito nel 1995.

7.5.2 La criminalitii degli stranieri

Dal 1991 al 1997 l'andamento dei denunciati
all'autorita giudiziaria e stato complessivamente
stabile. La percentuale di denunciati stranieri e,
invece, aumentata dal 4,2% del 1991 al 9,8% del
1997 (Tavola 7.25). La crescita si riscontra, per 10
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Tavola 7.23 - Richieste di regolarizzazione per regione e ripartizione geografica - Anni 1995-1996 e
1998

REGIONI REG. (a) REG. 1998(a) Incremento % RAPPORTO Dr IRREGOLARITA'
1995-1996 % 1998/95

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 1995-1996 (b) 1998(c)

Piemonte 7,3 7,3 24,7 42,2 35,2
Valle d'Aosta 0,1 0,1 -9,3 17,0 12,4
Lombardia 21,2 28,5 66,4 37,0 41,8
Trentino-Alto Adige 0,5 0,5 -24,8 6,8 7,5
Veneto 6,9 8,1 45,6 30,9 31,2
Friuli-Venezia Giulia 0,9 0,4 -41,3 8,7 4,5
Liguria 2,0 2,1 18,6 22,7 22,6
Emilia-Romagna 5,3 4,6 -29,1 24,3 18,1
Toscana 7,6 8,4 36,7 37,1 39,6
Umbria 1,2 1,4 48,3 18,5 22,9
Marche 1,2 1,1 12,7 20,7 16,0
Lazio 19,6 20,3 31,0 32,1 32,1
Abruzzo 1,3 1,1 5,7 30,2 24,9
Molise 0,1 0,1 -12,9 25,6 22,9
Campania 10,5 7,8 -6,4 83,8 46,1
Puglia 3,7 3,0 -0,4 51,2 37,0
Basilicata 0,3 0,2 -27,9 59,0 32,5
Calabria 2,7 0,8 -70,0 85,0 19,1
Sicilia 6,6 3,2 -39,7 49,7 21,6
Sardegna 1,0 1,0 22,3 31,7 29,0

Italia 100,0 100,0 21,9 35,1 31,6

Nord-ovest 30,7 38,1 56,6 36,4 38,4
Nord-est 13,6 13,6 25,6 21,9 20,1
Centro 29,6 31,2 33,0 31,6 32,0
Sud 18,5 13,0 -11,6 66,0 37,4
Isole 7,6 4,1 -31,4 46,3 22,9

Fonte: Ministero dell'Interno

(a) Per cento richieste.
(b) Rapporto tra richieste di regolarizzazione ne! 1995/1996 e permessi di soggiorno al 10 gennaio 1996.
(c) Rapporto tra richieste di regolarizzazione ne! 1998 e permessi di soggiorno al 10 gennaio 1998.

Tavola 7.24 - Graduatoria delle province per numero di richieste di regolarizzazione -Anni 1995-1996
e 1998

REG.1995-1996 REG. 1998
Incremento %

PROVINCE Numero Per 100 Rapporto di PROVINCE Numero Per 100 Rapporto di delle richieste
richieste irregolanta (a) richieste Irregolarita (b) 1998-1995

Roma 45.279 17,7 31,7 Milano 60.978 18,9 46,2 59,1
Milano 38.319 15,0 43,0 Roma 60.724 18,8 32,7 34,1
Napoli 12.677 5,0 57,0 Torino 15.934 4,9 43,2 26,2
Torino 12.629 4,9 54,1 Napoli 14.667 4,5 42,9 15,7
Caserta 11.577 4,5 228,3 Brescia 14.168 4,4 59,0 161,1
Firenze 8.371 3,3 35,4 Firenze 10,561 3,3 42,7 26,2
Palermo 5.958 2,3 78,7 Caserta 7.103 2,2 54,3 -38,6
Vicenza 5.705 2,2 34,4 Bergamo 6.896 2,1 39,6 119,7
Brescia 5.427 2,1 38,8 Treviso 6.742 2,1 46,5 129,2
Bari 4.260 1,7 61,3 Verona 5.870 1,8 28,7 63,0

Fonte: Ministero dell'Interno

(a) Rapporto tra richieste di regolarizzazione ne! 1995/1996 e permessi di soggiorno al 10 gennaio 1996.
(b) Rapporto tra richieste di regolarizzazione ne! 1998 e permessi di soggiorno al 10 gennaio 1998.
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stesso periodo, anche nel numero dei condanna
ti con sentenza definitiva registrati al casellario
centrale giudiziale ed ancora di pili nel numero di
stranieri presenti nel sistema carcerario, dove
rappresentano addirittura il 31,6% degli entrati
dallo stato di liberta (riel 1991 erano il 16,4%).
L'elevata presenza di stranieri nelle carceri e lega
ta alla specifica tipologia di reati da loro com
messi, che prevedono pili frequentemente
l'intervento detentivo, e soprattutto all'utilizzo
maggiore della custodia cautelare nei loro con
fronti e alla minore possibilita di avvalersi delle
misure alternative e sostitutive della detenzione a
causa della mancanza dei requisiti necessari ad
ottenerle (il possesso di una casa e di un lavoro 0

legami familiari e parentali).
La relazione tra la maggiore presenza di stra

nieri e l'aumento dei denunciati stranieri, pur
essendo un elemento importante per la lettura
del fenomeno, e ridotta di significativita a causa
della componente, non misurabile ma impor
tante, degli irregolari. L'assenza di queste infor
mazioni rappresenta un problema se si conside
ra che gli stranieri autori dei fatti delittuosi sono
in maggioranza irregolari. Infatti, da elaborazioni
condotte sugli stanieri denunciati e indagati da
parte delle forze dell'ordine nel corso del 1998,
risulta che 1'86,5% di essi e privo di permesso di
soggiorno.

Tra gli indagati in regola per il soggiorno, il
55,7% e africano, il 32,6% europeo, il 7,7% asiati
co e il 3,8% sudamericano; tra i denunciati irre
golari, invece, sono pili frequenti gli albanesi e
gli abitanti della ex-Jugoslavia (46,8%), seguiti a

breve distanza dagli africani (43,5%). La crimi
nalita imputabile a questi ultimi, siano essi
muniti 0 meno di permesso di soggiorno, e
maggiore nelle Isole, ma questo dato e palese
mente legato alla loro pili cospicua presenza in
quelle regioni. Nelle ripartizioni centrale e
nord-orientale, invece, i delitti sono commessi
in maggior numero da stranieri irregolari di ori
gine europea (rispettivamente nel 53,6% e
50,5% dei casi),

Il numero degli stranieri denunciati ha avuto un
incremento nei sette anni considerati 0991-1997)
pari a 161 punti percentuali, passando da 21.307 a
55.502 (il confronto tra il primo semestre del
1997 e del 1998, per il quale al momenta sono
disponibili i dati, mostra una leggera diminuzio
ne), L'aumento e molto differenziato a livello ter
ritoriale: massimo per l'Italia nord-orientale
(290%) e in quella meridionale (206%), in cui
l'aumento pili cospicuo si e avuto nell'ultimo
anna (53%), e minima nell'Italia nord-occidentale
(99%) e insulare (83%). II dato di incremento non
permette di inquadrare adeguatamente la reale
diffusione del fenomeno, dal momenta che le
situazioni di partenza al 1991 erano molto diverse
nelle varie ripartizioni: il 77 ,3% di tutta la crimina
lita visibile straniera era assorbita allora dal Nord
ovest e dal Centro (rispettivamente il 45,3% e il
31,3%), contro il 13,90/0 del Nord-est, il 5,8% del
Sud e il 3,2% delle Isole. Con il passare degli anni,
la geografia degli immigrati denunciati nel territo
rio italiano ecambiata, anche se le quote relative al
Nord-ovest e al Centro restano predominanti
(Figura 7.5),

Tavola 7.25 - Denunciati, condannati e entrati dallo stato di Iiberta per cittadinanza italiana 0 stranie
ra - Anno 1991-}O semestre 1998

DENUNCIATI CONDANNATI ENTRATI DALLa STATO Dr LIBERTA

ANNI STRANIERI STRANIERI STRANIERI

Totale Numero Per 100 Totale Numero Per 100 Totale Numero Per 100 entrati
denunciati condannati dallo stato di liberta

1991 506.280 21.307 4,2 158.264 7.674 4,8 80234 13.033 16,2
1992 561.230 25.030 4,5 177362 11.489 6,5 93.774 16.318 17,4
1993 550.354 31.174 5,7 193.275 15.977 8,3 99.072 21.239 21,4
1994 601369 38.389 6,4 206.631 18991 9,2 100.829 26.175 26,0
1995 565366 42.617 7,5 199.693 19.858 9,9 93.051 24.555 26,4
1996 546.591 47.914 8,8 245.422 32.296 13,2 89.517 25393 28,4
1997 556.911 55.502 10,0 292.980 27.687 9,5 87.869 26.961 30,7
1° semestre 1998 274.539 31471 11,4 n.d. n.d. n.d. 46.452 14.662 31,6

Fonte: Istat, Statistiche della criminalita
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Tavola 7.26 - Delitti compiuti nei capoluoghi di provincia da italiani 0 stranieri per tipo di delitto e
ripartizione geografica - Anno 1997 (per 100 delitti commessi da italiani 0 stranieri nella stes-
sa zona)

DELITTI EFFETTUATI NEI CAPOLUOGHI Dr PROVINCIA

DELITTI NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD ISOLE ITALlA

italiani stranieri italiani stranieri italiani stranieri italiani stranieri italiani stranieri italiani stranieri Totale

Ricettazione e riciclaggio 48,9 69,2 52,9 64,7 27,8 79,1 57,7 54,2 52,0 71,3 45,4 70,8 50,3

Furto 46,9 72,0 44,8 60,6 31,8 82,7 62,6 35,2 51,9 50,8 46,5 72,5 53,3

Delitti di droga 53,2 89,6 47,3 86,6 61,2 88,7 45,2 57,8 55,4 71,7 52,4 85,7 61,4

Lesioni volontarie 33,6 60,6 38,9 62,2 50,7 72,2 27,9 44,4 37,0 49,3 37,9 63,1 39,4

Prostituzione 68,9 68,8 63,3 71,7 58,6 81,0 35,6 38,7 74,4 87,0 58,9 70,5 64,2

Omicidio volontario 52,5 57,1 49,3 52,9 59,0 85,9 38,0 48,1 47,9 63,6 45,9 65,3 47,8

Violenza sessuale 49,9 75,0 42,8 58,5 48,3 74,3 28,9 48,6 33,9 50,0 41,0 67,6 45,0

Rapina 58,4 77,7 57,3 62,0 75,6 83,7 48,0 62,7 58,7 75,4 58,5 76,3 61,9

Violenza, resistenza e oltraggio 60,4 83,3 56,0 73,9 68,2 88,7 43,1 56,7 48,7 56,3 57,0 80,9 61,0

Altri delitti 16,7 71,0 53,9 61,8 3,9 78,1 67,4 53,4 49,5 54,2 32,7 69,4 34,8

Totale 43,5 75,0 51,3 66,6 25,6 81,8 57,6 50,9 50,8 56,7 43,0 73,6 46,0

Fonte: Istat, Statistiche della criminalita

Figura 7.5 - Denunciati stranieri per ripartizione geografica - Anni 1991-1997
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Fonte: Istat, Statistiche della criminalita
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L'altro aspetto che pUO contribuire a illustrare
meglio questo fenomeno e rappresentato dalla sua
dimensione prevalentemente cittadina: il 73,6%
dei delitti denunciati, imputabili alla popolazione
non autoctona, e avvenuto in un capoluogo di pro
vincia, contro il 43% di quelli imputabili ad italiani.
Questa tendenza e accentuata nel Centro (81,8%) e
nel Nord, mentre diminuisce nei capoluoghi del
Mezzogiorno dove i reati commessi dagli stranieri
sono distribuiti su tutto il territorio (Tavola 7.26).

La diversa distribuzione dei reati commessi da
immigrati ha due importanti motivazioni legate
alla tipologia del reato: la prima riguarda la mag
giore frequenza di alcuni reati in ambiente urbano,
la seconda concerne la "specializzazione" degli
stranieri denunciati per alcuni tipi di reato. Da una
parte, i reati pili comuni nei capoluoghi sono i
delitti di droga, i reati di favoreggiamento e sfrut
tamento della prostituzione, le rapine e le violen
ze, le resistenze e oltraggio a pubblico ufficiale.
Dall'altra, gli stranieri commettono di pili questi
tipi di reati, in special modo i reati strumentali dai
quali risulti un ricavo economico: il 46,2% dei delit-

ti denunciati legati alla prostituzione, il 26,8% dei
delitti connessi al traffico e spaccio di stupefacen
ti, il 26% dei furti e il 19,5% delle rapine.

Il fenomeno presenta una marcata variabilita
territoriale. Esso risulta allarmante nel Centro
nord, con picchi per i delitti legati alla prostituzio
ne nel Nord-est (il 66,8% e a carico degli stranieri),
i furti e le rapine nel Centro (36,00/0, 31,5% rispetti
vamente), i delitti legati alla droga nell'Italia nord
occidentale (42,1%) (Tavola 7.27).

Un ulteriore elemento di conoscenza della cri
minalita straniera si trae dai dati relativi ai procedi
menti avviati nel 1997 secondo le nazionalita coin
volte. Emerge una netta separazione tra crimina
lita italiana e straniera, dal momenta che solo 10
0,5% dei procedimenti vede imputati insieme ita
liani e stranieri, e solamente 10 0,3% stranieri di
nazionalita diversa. Il modello che predomina e
quindi, in generale, quello della separazione tra
diverse nazionalita: il 91,9% degli stranieri ha agito
infatti da solo 0 con altri connazionali, il 5,4% in
cornplicita con italiani ed infine il 2,7% con altri
immigrati di nazionalita diverse.

Tavola 7.27 - Delitti compiuti da italiani 0 stranieri per tipo di delitto e ripartizione geografica 
Anno 1997 (per 100 delitti commessi nella stessa zona)

DELITfl NORD-OYEST NORD-EST CENTRO SUD ISOLE ITALIA

italiani stranieri italiani srrarueri italiani stranieri italiani stranieri italiani stranicri italiani stranieri Totale

Ricettazione e riciclaggio 67,5 32,5 70,2 29,8 79,2 20,8 94,4 5,6 96,0 4,0 80,6 19,4 100,0

Furto 67,2 32,8 71,3 28,7 64,0 36,0 93,2 6,8 94,7 5,3 74,0 26,0 100,0

Delitti di droga 57,9 42,1 63,8 36,2 72,7 27,3 88,5 11,5 98,5 1,5 73,2 26,8 100,0

Lesioni volontarie 93,6 6,4 87,7 12,3 92,8 7,2 98,3 1,7 97,9 2,1 94,0 6,0 100,0

Prostituzione 50,6 49,4 33,2 66,8 55,6 44,4 68,5 31,5 77,2 22,8 53,8 46,2 100,0

Omicidio volontario 78,1 21,9 81,7 18,3 71,4 28,6 97,1 2,9 98,4 1,6 89,8 10,2 100,0

Violenza sessuale 83,4 16,6 80,9 19,1 74,4 25,6 93,7 6,3 95,0 5,0 84,9 15,1 100,0

Rapina 71,7 28,3 78,8 21,2 68,5 31,5 93,1 6,9 95,3 4,7 80,5 19,5 100,0

Violenza, resistenza e oltraggio 76,9 23,1 77,7 22,3 80,8 19,2 95,2 4,8 96,7 3,3 83,2 16,8 100,0

Altri delitti 89,8 10,2 89,4 10,6 94,5 5,5 98,1 1,9 98,5 1,5 94,3 5,7 100,0

Totale 84,6 15,4 83,1 16,9 88,9 11,1 96,9 3,1 97,8 2,2 90,0 10,0100,0

Fonte: Istat, Statistiche della criminalita
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Coloro che richiedono asilo e i rifugiati
E ancora molto contenuto in

Italia, seppure in forte evoluzio
ne, il fenomeno dei rifugiati, di
coloro cioe che "temendo a ragio
ne di essere perseguitati per
motivi di razza, religione, nazio
nalitd, appartenenza ad un deter
minato gruppo sociale od opinio
ni politiche, si trovino fuori dal
proprio paese e non possano, 0

non vogliano farvi ritorno, per
timore di subire persecuzioni"
(Conuerizione di Ginevra del 28
luglio 1951). La persecuzione
individuale cui si fa riferimento
nella Convenzione differenzia i
rifugiati da altri soggetti, i "rifu
giati economici" 0 gli "sfollati"
cbe, pur abbandonando la loro
terra d'origine a causa di viola
zioni di diritti umani 0 di situazio
ni di particolare crisi, non sono
pero vittime di una persecuzione.

Analizzando la reaIta degli
individui che chiedono asilo ai
paesi europei e possibile osser
uare flussi estremamente diversi
ficati, ridotti per l'Italia e influen
zati soprattutto da vicende poli
tiche particolarmente travagliate
che caratterizzano di volta in
volta le zone da cui i rifugiati
provengono: nel 1996 erano cir-

ca 117.000 i profughi che chiede
vano asilo in Germania, 30.000
in Gran Bretagna, 23.000 nei
Paesi Bassi, appena 681 in Ita
lia. Le richieste peruenute al
nostro paese non hanno mai rag
giunto valori elevati se si consi
dera che in 37 anni (da11952 al
1989) ne sono state effettuate
122.000, meno della meta di
quelle rivolte alia Germania nel
solo 1991. Il loro andamento,
mai costante negli anni ha risenti
to fortemente di eventi interna
zionali: le 24.441 domande del
1991, dovute in gran parte allo
sbareo dei cittadini albanesi,
sono drasticamente diminuite
negli anni successivi, oscillando
fra valori di poco superiori a
2.000, nel 1992, e al di sotto di
1.000 ne11996. Una nuova ripre
sa si e registrata nel 1998 anna
in cui l'arriuo di profugbi curdi e
kosovari ha incrementato note
volmente le richieste d'asilo.
11.075 di cui 4.068 da curdipro
venienti in gran parte da Iraq e
Turchia e 3.879 da cittadini del
Kosovo (Tavola 7.28).

Sono sicuramente molteplici i
fattori che hanno contribuito a
determinare un ruolo marginate

dell'Italia nel complessivo
sistema di accoglimento di chi
chiede asilo, a cominciare dalle
condizioni socio-economiche
del nostro paese che, almeno
fino alia fine degli anni '70, non
hanno attra tto movimenti
migratori. Si aggiunga a cia la
mancanza di specifici legami di
natura storica, geografica, etni
ca 0 culturale nei confronti di
popolazioni da cui si siano ori
ginati nel tempo significativi
flussi in uscita di richiedenti
asilo.

Non tutte le domande d'asilo
vengono accolte: coloro che
sono ammessi in uno Stato dopo
auerne fatto richiesta sono in
genere molto pocbi, ed estrema
mente difforme e il rapporto tra
rifugiati e richieste presentate
all'interno dei uari paesi. Si va
dal 18% in media nei Paesi Bas
si negli anni dal 1991-1994, al
2-3% di Belgio e Regno Unito. Su
livelli intermedi si sono attestate
Austria (12%) e Svezia (10%),
mentre Italia, Germania e Suiz
zera hanno raggiunto il 5-7%.
Negli ultimi anni, in ltalia edeci
samente aumentata la percen
tuale di profughi accolti fra
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coloro che 10 hanno richiesto
(dal 16,2% del 1995 al 21,8%
del 1998).

Sono la Campania, la Puglia
e la Sicilia che nel 1998 hanno
accolto la quasi totalitd delle
domande d'asilo rivolte all'Ita
lia, in particolare Ie province di

Leece (2.970), Brindisi (1.419)
e Bari (1.284) sono quelle in cui
si e concentrato il numero piu
elevato di profughi richiedenti
asilo.

Seppure ridotto in termini
relatiui, it fenomeno dei rifugiati e
dei richiedenti asilo comincia a

crescere, anche in considerazio

ne di un progressivo trrigidimen

to delle politiche di ingresso

degli immigrati in altri paesi

europei e di un acuirsi di tensio

ni politiche in aree prossime

all'Italia.

Tavola 7.28 - Richieste d'asilo presentate e accolte per area geografica e principali paesi -Anni
1996, 1997 e 1998

1996 1997 1998

PAESI Totale Richieste Richieste Totale Richieste Richieste Totale Richieste Richieste
Richieste accolte accolte (a) Richieste accolte accolte (a) Richieste accolte accolte (b)

Europacentro-orientale 97 20 20,6 1.102 149 13,5 6790 556 20,4
Albania 8 5 62,4 918 100 10,9 105 15 20,0
ex-jugoslavia 15 1 6,7 27 16 59,2 4563 175 13,3
Turchia 17 4 23,4 93 28 30,1 1.779 351 33,9

Africa 341 120 35,2 302 132 43,7 604 146 34,9

Asia 239 50 20,9 475 107 22,5 3.666 403 20,8
di cui: Iraq 151 21 13,9 341 56 16,4 3350 351 20,4

Americacentro-meridionale 4 1 25,0 6 3 50,0 13 3 50,0

Apolide 100,0 2

Totale 681 191 28,0 1.885 391 20,7 11.075 1.108 21,8

Fonte: Ministero dell'Interno, Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.
(a) Domande accolte per cento domande presentatc.
(b) Per il 1998 tale percentuale si riferisce aIle 5.084 domande esaminate al 30.03.99.
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8. Ambienti di vita e politiche locali nelle grandi citra

• I problemi che condizionano fortemente la vivibilita delle citta, dalla situazione dell'ambiente e del
la sicurezza alla congestione dei tempi al funzionamento dei seruizi, sono percepiti maggiormente
dalle famiglie che risiedono nei grandi comuni.

• Secondo le famiglie che abitano nei grandi comuni, negli ultimi due anni, risultano in diminuzione i
disagi causati dal traffico (dal 76,5% al 69,5%), dall'inquinamento atmosferico (dal 72,1% al
62,5%) e dal rumore (daI65,0% aI49,2%). La disponibilitd di verde pubblico eaumentata net gran
di comuni, dove Ie Amministrazioni locali hanno promosso i'acquisizione di nuove aree di verde.

• IIproblema dell'igiene pubblica emolto sentito nei grandi centri dove la situazione, nella valutazio
ne delle famiglie, epeggiorata (57% rispetto al 51, 6% del 1996). La raccolta e il riutilizzo dei rifiu
ti prodotti, soprattutto carta e uetro, rappresenta una realtd ormai consolidata al nord e poco al
Sud e nelle Isole.

• Nonostante la maggiorparte della popolazione dichiari di interessarsi poco alle tematiche ambien
tali if prevalente I'opinione che per migliorare la situazione ambientale sia necessario un maggiore
impegno dei cittadini (68%), anche se non if sottovalutato il ruolo delle istituzioni pubbliche (65%)
ed il concorso delle imprese private (34%).

• II 55,3% degli italiani indica la crirninalitd tra le preoccupazioni principali del paese. La priorita
data al problema if pia elevata nelle grandi citta e in particolare nei grandi comuni del meridione.
La preoccupazione if legata alla percezione del rischio di criminalitd dei propri luoghi di vita, ai
reati che si sono subiti e alle manifestazioni uisibili del degrado sociale e ambientale.

• Negli anni 1994-19971a criminalitd diffusa ecomplessivamente diminuita rispetto agli anni 1990
1993 (-5,1% in Italia, -15,1% nei grandi comuni), sebbene alcuni reati relativamente meno gravi
mostrino una tendenza all'aumento. La diminuzione della criminalitd riguarda soprattutto Iegrandi
citta, dove si concentrano i reati pia lieui contrariamente a quelli graui pia omogeneamente distri
buiti sul territorio.

• II rapporto con le forze dell'ordine if debole, cost' come emerge dalla scarsa tendenza a denunciare
i reati subiti, ma la loro presenza nel territorio if fonte di rassicurazione per i cittadini. Le forze
dell'ordine sono maggiormentepresenti nel Sud, ad eccezione di Campania e Puglia, e meno nel Nord.

• Per fa vorire una maggiore fruizione dei tempi e degli spazi urbani alcuni Comuni hanno istituito i
Piani regolatori degli orari e gli Uffici dei tempi, inoltre per promuovere un miglior livello di comu
nicazione con i cittadini sono state incentivate le attioita degli URP (Uffici per le relazioni con il
pubblico) e delle reti civiche.

• Un nuovo impulse hanno avuto le Banche del tempo, associazioni volontarie di cittadini, che per
mettono di condividere bisogni e disponibilita di ore per aiutarsi nelle innumerevoli attiuita della vita
quotidiana. Le BdT attive da pia di due anni si trovano soprattutto al Nord e la maggiorparte degli
associati if costituita da donne (73,4%).

• Nel 1998 10 stato di informatizzazione delle anagrafi comunali raggiunge la quasi totalitd dei
comuni del Nord e del Centro, mentre risulta molto al di sotto della media nazionale al sud. I col
legamenti delle anagrafi con altri arcbiui informatizzati sono invece tuttora ad uno stato iniziale. II
ricorso all'autocertificazione risulta in aumento del 30% rispetto al1997 e il numero dei certifica
ti anagrafici if conseguentemente diminuito, tuttauia cia non ha portato ad una riduzione dei tempi
di attesa agli sportelli, soprattutto nei grandi comuni del Sud, segno possibile di scarsa flessibilita
da parte delle amministrazioni locali nella redistribuzione delle risorse umane.
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Introduzione

Una domanda di vivibilita emerge dai cittadini
soprattutto nelle grandi citra dove le contraddizio
ni sono pili evidenti e la vita quotidiana sempre pili
complessa. La mobilita a breve e lungo raggio,
sistematica e non, fa S1 che le metropoli diventino •
meta di differenti popolazioni che si aggiungono e
si sovrappongono ai residenti, per motivi di lavo
ro, acquisto di beni e servizi, affari, scambi cultu
rali, turismo. La domanda di ambiente, di disponi
bilita di spazi vivibili, di sicurezza, di servizi pub
blici cresce proprio la dove la cornplessita della
vita quotidiana e maggiore.

I cittadini sottolineano, pili che nelle altre zone
del paese, problerni inerenti la qualita della vita:
traffico, rumore, inquinamento acustico ed atmo
sferico, igiene pubblica, preoccupazione per la
criminalita, senso di sicurezza, congestione dei
tempi e degli spazi, funzionamento dei servizi.

Le difficolta di governo delle citra, inoltre, sono
ovviamente maggiori data la concentrazione dei
problemi da affrontare.

Nel tentativo di fornire risposte, le amministra
zioni centrali hanno condotto interventi di sem
plificazione amministrativa e di decentramento
che aggiungono opportunita da sfruttare nell'otti
ca dell'avvicinamento dei servizi locali agli indivi
dui, mentre i Comuni - livello di governo pili vici
no ai cittadini - tentano di gestire la nuova com
plessita, in certi casi con creativita e vivacita, attra
verso iniziative innovative.

E il caso delle politiche intraprese in materia
ambientale con misure di contenimento del traffi
co e dell'inquinamento atmosferico, di riduzione
dell'inquinamento acustico e di ampliamento
dell'offerta degli spazi di verde pubblico; 0 delle
misure prese per migliorare le condizioni di sicu
rezza dei cittadini con interventi indirizzati al
miglioramento della vivibilita delle citta, rispetto
al degrado urbano e al disagio sociale e a nuove
forme di collaborazione fra le forze dell'ordine e
le istituzioni locali; e il caso, infine, delle innume
revoli iniziative avviate mediante la creazione degli
Uffici per le relazioni con il pubblico e delle reti
civiche, per facilitare la comunicazione con i citta
dini 0 con l'istituzione degli Uffici dei tempi e dei
Piani regolatori degli orari per favorire una mag
giore fruizione degli spazi e dei tempi delle citra.

Il tentativo di avvicinare Ie istituzioni ai cittadini
e stato avviato in tutte le grandi citta, ma i risultati
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differiscono per le difficolta di comunicazione
con gli utenti, che non sempre sono adeguata
mente informati delle iniziative intraprese, per la
qualitadei servizi offerti e gli aspetti organizzativi
degli stessi. Inoltre, gli enti locali dei grandi comu
ni metropolitani, nonostante il nuovo cammino
iniziato, sono ancora poco flessibili nel valutare Ie
conseguenze delle riforme amministrative sul
proprio funzionamento quotidiano e sul rapporto
con i cittadini. Un esempio e dato dall'aumento
dell'utilizzo dell'autocertificazione che ha provo
cato una diminuzione nel numero delle richieste
di certificati ma non un miglioramento delle file
agli sportelli anagrafici, per la scarsa flessibilita sul
terreno dell'utilizzo delle risorse umane soprat
tutto nei grandi centri del Centro Sud.

Contraddizioni emergono, comunque, anche
nei comportamenti dei cittadini, che sono pili
attenti nel manifestare i propri bisogni, ma nella
stesso tempo non sembrano aver maturato una
compiuta consapevolezza dell'impatto ambienta
le e sociale delle proprie scelte e dei propri atteg
giamenti.

8.1 L'ambiente urbano

La dimensione urbana e il luogo nel quale pili
comunemente e ricondotta ed analizzata la rela
zione tra ambiente e territorio. Le citta rappre
sentano 10 spazio nel quale sono pili facilmente
osservabili le contraddizioni tra le aspettative e le
scelte degli individui, che desiderano un ambiente
pulito e che nello stesso tempo contribuiscono al
degrado ambientale.

Le modalita con Ie quali a livello locale si soddi
sfa la domanda di beni e servizi pubblici influenza
la componente ambientale, che contribuisce a
definire una pili generale "qualita della vita" nelle
citta. Si pensi infatti alla domanda di rnobilita, di
spazi pubblici dedicati al tempo libero, di igiene
pubblica 0 a particolari esigenze di alcuni seg
menti della popolazione.

L'analisi dei dati oggettivi rilevati dall'Osservato
rio ambientale sulle citra dell'Istat e dei dati di com
portamento e soddisfazione dei cittadini, rilevati
dall'Indagine multiscopo, permettono di fornire
un quadro articolato delle diverse realta locali.

I problemi a rilevanza ambientale che condi
zionano fortemente la qualita dell'ambiente urba
no - traffico, difficolta di parcheggio, inquinamen-
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to dell'aria, igiene e rumore - sono maggiormente
percepiti dalle famiglie che risiedono nei grandi
comuni, con differenze di circa 20-30 punti per
centuali rispetto al resto del paese (Tavola 8.1).
Situazioni di disagio emergono soprattutto per la
citra di Milano, dove oltre 70 famiglie ogni 100
dichiarano presenti, nella zona di abitazione, i
problemi di inquinamento dell'aria, le difficolta di
parcheggio, la sporcizia nelle strade e il traffico. Le
famiglie del comune di Roma, rispetto agli altri
comuni, denunciano in particolare le difficolta di
collegamento con i mezzi pubblici e quelle di Bari
la presenza di odori sgradevoli. A livello di riparti
zioni territoriali le preoccupazioni maggiori per il
degrado ambientale sono registrati fra le famiglie
dell'Italia nord-occidentale, mentre meno rilevan
ti risultano nelle Isole e solo parzialmente nell'Ita
lia meridionale.

Ovviamente va considerato che il giudizio
espresso dai cittadini sulla situazione ambientale
dei propri luoghi di vita e determinato, da un lato
dalle condizioni oggettive caratterizzanti un terri
torio, dall'altro, pero, dalle aspettative di cui sono
portatori gli individui che possono essere diverse
nelle varie zone del Paese

8.1.1 Uso dell'aato e traffico nelle grandi
c irta

La concentrazione di insediamenti abitativi e di
attivita economiche acuisce ed amplifica le conse
guenze delle scelte individuali e le decisioni pub
bliche in tema di trasporti. La quantita di autovei
coli privati, le scelte di spostamento, le decisioni
relative al servizio pubblico di trasporto connota-

Tavola 8.1 - Famiglie che hanno dichiarato la presenza di problemi di rilevanza ambientale nella zona
di abitazione per ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 1998 (per lOOjamiglie)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE Sporcizia Difficolta di Difficolta di Traffico Inquinamento Rumore Odori
TIPO DI COMUNE nelle strade parcheggio collegamento dell'aria sgradevoli
GRANDI COMUNI

Nord-ovest 34,1 41,0 30,4 49,5 45,5 37,2 21,7
Nord-est 21,9 28,7 29,9 44,4 35,9 31,0 19,9
Centro 39,3 40,8 34,5 49,9 38,1 34,6 18,9
Sud 30,6 40,3 31,9 42,6 30,7 33,8 22,2
Isole 28,8 37,0 26,4 43,7 28,5 35,8 18,4

Italia 31,5 38,0 31,0 46,5 37,1 34,6 20,6

Comune centro dell' area metropolitana (a) 57,7 63,1 28,8 69,9 62,8 49,2 25,1
Periferia dell'area metropolitana 31,6 42,4 33,5 49,8 43,9 39,4 24,7
Comuni fino a 2,000 abitanti 15,6 13,6 33,6 11,8 8,3 10,3 12,1
Comuni da 2,001 a 10,000 abitanti 21,4 25,3 33,2 33,0 21,2 25,4 18,4
Comuni da 10,001 a 50,000 abitanti 25,8 34,3 32,2 46,1 35,0 34,8 21,4
Comuni oltre 50,000 abitanti 32,9 41,9 25,8 53,0 42,9 38,4 18,5

Italia 31,5 38,0 31,0 46,5 37,1 34,6 20,6

Torino 50,2 67,8 20,8 72,6 68,4 53,0 20,5
Milano 70,2 72,5 17,6 82,9 79,2 54,1 26,4
Venezia 48,6 34,2 20,6 49,0 48,7 36,7 25,2
Verona 32,0 37,6 18,0 54,3 52,0 38,8 15,0
Genova 58,3 67,6 29,1 63,0 52,7 45,9 22,8
Bologna 37,4 54,1 16,3 68,1 70,5 49,6 20,3
Firenze 54,0 63,3 19,6 68,6 69,0 55,6 26,2
Roma 65,9 64,4 42,0 71,0 62,4 45,9 24,4
Napoli 48,1 62,9 27,9 65,9 56,5 49,2 29,8.. Bari 59,0 52,4 36,6 62,8 50,2 47,8 35,7
Palermo 47,4 57,8 31,5 64,7 50,2 52,6 24,6
Catania 41,4 48,5 22,4 57,9 46,5 49,1 24,6
Cagliari 43,7 50,6 30,9 66,9 46,3 44,8 28,3

Grandi comuni (b) 57,0 62,4 28,5 69,5 62,5 48,9 24,8

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (dati provvisori)
(a) Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari.
(b) Comuni centro dell'area metropolitana pili Verona.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998 389



LA SITUAZIONE DEL PAESE

no il fenomeno del traffico, per gli effetti negativi
sull'ambiente in termini di inquinamento dell'aria
e di rumorosita. In questa quadro complesso assu
mono rilevanza, da un lato, la consapevolezza
individuale degli effetti esterni derivanti dalle pro
prie scelte e, dall'altro, Ie politiche innovative del
le autorita locali. Ai consueti strumenti di regola
zione e variazione dell'offerta dei servizi sono sta
te associate, politiche tariffarie in grado di modifi
care anche la domanda di mobilita privata.

Secondo i dati dell'Osservatorio ambientale delle
citra, nel 1997 la quota dei veicoli circolanti per abi
tante risulta estremamente elevata. In particolare a
Cagliari vi sono 61 automobili ogni 100 abitanti, a
Roma e Napoli 60, a Milano e a Torino rispettiva
mente 59 e 56 automobili. Parimenti elevato risulta il
numero di automobili per kmq di territorio comu
nale: a Napoli e a Milano vi sono rispettivamente
5.296 e 4.190 automobili per kmq (Tavola 8.2).

Le particolari condizioni nelle quali il traffico si
sviluppa e le caratteristiche microclimatiche delle
aree interessate dai flussi di scorrimento contribui
scono all'inquinamento dell'aria. Dai dati rilevati
dall'Osservatorio ambientale risulta che nel 1997
sono state numerose le giornate con superamento
del livello di attenzione: in particolare per l'ozono,
sono state elevate a Milano, Roma, Genova, Venezia,
Napoli e Torino; per gli ossidi di azoto (NO), a
Napoli, Torino, Milano, Palermo e Roma. A fronte
del livello di inquinamento che i valori riportati
denunciano, nel corso del 1997 il traffico e stato
bloccato per 1 giorno a Roma, per 5 giorni a Geno
va, per 4 a Napoli e per 3 a Bologna. Interessante il
caso di Napoli dove, a differenza degli altri comuni,
dal 1998 il blocco del traffico si configura come una
misura di regolazione della mobilita privata indipen
dentemente dal superamento dei livelli di attenzione
per gli inquinanti. Il blocco del traffico, in questo
caso, ha infatti cadenza fissa bisettimanale e mensile.

Forti preoccupazioni emergono da parte delle
famiglie italiane per il degrado dovuto al traffico e
ai problemi di congestione nella zona in cui si
vive. Nel 1998, il 69,5% delle famiglie residenti nei
grandi comuni, rispetto al 46,5% a livello naziona
Ie, ha segnalato come "molto 0 abbastanza" forte
il traffico nella propria zona di abitazione, con
valori pili alti per Milano, Torino e Rorna. Il 62,4%
delle famiglie dei grandi comuni (rispetto al 38% 
media nazionale) ha dichiarato di avere problemi
di parcheggio e forti preoccupazioni per l'inqui
namento atmosferico (62,5%). La preoccupazione
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e maggiore per le famiglie di Milano, Bologna,
Firenze e Torino. Tuttavia segnali di miglioramen
to emergono peraltro per tutti e tre gli indicatori
considerati. Due anni prima, infatti, il 76,5% delle
famiglie dei grandi centri denunciava problemi di
traffico e il 72,1% di inquinamento dell'aria.

La consapevolezza che all'uso dell'automobile
siano associabili degli effetti negativi e presente
nelle famiglie che abitano nelle grandi citta. Nei
comuni metropolitani dove gli spostamenti sono
condizionati dalla congestione degli spazi e dalle
distanze, gli individui sono piu sensibili ai costi
indiretti collegabili alle scelte di mobilita privata.
Qui infatti, e in particolare a Milano, Bologna,
Genova, Napoli e Roma, e pili elevata la quota di
coloro che sottolineano gli inconvenienti nell'uso
dell'auto (62,6%). Questa maggiore consapevolezza
trova riscontro in scelte di mobilita diversificate
rispetto ad altre zone. Nei centri metropolitani,
infatti, e inferiore la quota di persone che usano
l'automobile (31,8% rispetto al 44,6% a livello
nazionale) anche a parita di eta, cosi come quella di
coloro che la usano tutti i giorni. Inoltre si tende ad
utilizzare me no l'auto per gli spostamenti sistema
tici per raggiungere il posto di lavoro (42,40/0) e di
pili per gli spostamenti infrasettimanali del tempo
libero (45,1%), per allontanarsi dalle citra nel fine
settimana e per le vacanze (35,8%).

Nelle citra, l'esigenza di controllare il degrado
dovuto al traffico ha consentito agli operatori
locali la sperimentazione di misure innovative che
hanno promosso, favorito 0 accentuato processi
di trasformazione negli usuali comportamenti e
nelle scelte individuali. In questo processo sono
state avviate politiche che integrano strumenti di
programmazione e di regolazione delle attivita 
adozione di piani della mobilita, di servizi di tra
sporto collettivo gestiti da privati, come ad esem
pio il taxibus - con provvedimenti che istituisco
no politiche tariffarie al fine di riorientare la
domanda di mobilita privata. La creazione di aree
pedonali, di zone a traffico limitato e con aree di
parcheggio soggette a pagamento e l'istituzione di
parcheggi di scambio con i mezzi pubblici sono
azioni che perseguono l'obiettivo di limitare 0

rendere particolarmente costosa la sosta nelle
aree di pregio 0 nelle ore critiche. Questo tipo di
politiche, che e stato accettato inizialmente con
diffidenza dai cittadini e in alcuni casi e stato anche
fortemente ostacolato, ha prodotto nel tempo
mutamenti nella consapevolezza dei costi esterni
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to Tavola 8.2 - Indicatori su presenza di autovetture, politiche del traffico e utilizzo dell'auto nei grandi comuni - Anno 1997 e
~ 1998

:;
-o

"' ANNO 1997 (a) ANNO 1998 (b)a
;:j

GRANDI Numero NUMERODI GIORNATE Numero %di posti Presenza Utilizzano Tuttii Pensano RlTENGONOUTILII TARIFFAORARIAa
:» COMUNJ delle IN cur ESTATOSUPERATO di giornate auto con di zone a l'automobilc giomi 0 ehe ci siano PARCHEGGICON ADEGUATA
Z AUTOVETTJJRE centraline di IL LlVELLO DI AlTENZIONE di bloceo Iariffa traffico (e) qualche inconvcnicnti TARlFFE ORARIE (e) (I)
Z

!i2 rilevamento del traffico oraria a limitato volta alia ncll'usare

r- auto/abitanti auto/Kmq dell'inquinamento Ozona (OJ Ossididi pagamento settimana l'automobile in tutte le solo in inferiore a superiore a

'" atmosferico azoto (NOJ (d) zone alcune zone 1000 lire 1500 lire
~

-c
<o
00

Torino 55,9 3.928 11 11 14 4,8 si 55,8 50,2 54,9 7,3 42,5 49,7 3,0

Milano 58,7 4.190 19 75 14 4,3 si 56,1 50,1 68,1 10,6 43,6 33,7 12,3

Venezia 38,0 244 9 29 4 49,2 42,6 59,2 13,9 45,5 50,1 2,7

Genova 43,4 1.155 37 43 54,8 45,2 67,0 11,1 36,7 35,5 13,5

Bologna 52,1 1.421 7 8 5 5 5,8 si 65,3 57,1 67,7 11,1 32,6 39,4 6,2

Firenze 52,5 1.948 8 13 2 3 1,5 si 66,1 58,4 63,8 8,1 36,0 47,6 4,2

Roma 60,1 1.240 12 74 7 1 1,5 si 63,4 54,8 66,4 11,3 44,0 49,2 9,0

Napoli 60,0 5.296 9 14 21 4 41,3 34,3 66,5 13,9 47,3 27,9 15,6

Bari 47,8 1.372 0,5 si 57,6 51,6 51,8 12,4 33,4 57,3 2,9

Palermo 51,2 "2.218 7 5 14 0,1 si 58,3 52,7 51,3 8,4 35,3 63,6 2,1

Catania 55,9 1.058 18 1,3 si 56,1 51,2 50,6 18,1 47,0 61,9 1,3

Cagliari 61,5 1.229 1,7 si 60,2 56,6 51,8 13,7 47,1 54,6 1,1

Totale 54,2 1.494 57,6 50,5 62,6 10,8 41,5 45,6 8,3

Fonte: Istat, Osservatorio ambientale sulle citra (a); Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (dati provvisori) (b)

(c) Per cento persone di 18 anni e pili
(d) Per cento persone di 18 anni c pili che utilizzano I'automobile.
(e) Per cento persone di 18 anni e pili che utilizzano l'automobile e trovano difficolta di parcheggio nel proprio comune
CD Per cento persone di 18 anni e pili che utilizzano l'automobile, trovano difficolta di parcheggio nel proprio comune e ritengono che i parcheggi con tariffa oraria contri-

buiscano alIa soluzione del problema.
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prodotti e nell'accettabilita delle misure piu
immediatamente evidenti. Dove i disagi ricondu
cibili alla congestione e al traffico sono maggiori, il
41,5% degli automobilisti ritiene che la tariffazione
oraria dei parcheggi circoscritta ad alcune zone
della citra possa contribuire alla soluzione del pro
blema dellasosta delle auto. Cia avviene in parti
colare a Napoli, Cagliari, Venezia, Roma e Milano,
dove le maggiori difficolta di parcheggio rendono
pili sensibili i residenti. Si consideri poi che un
ulteriore 10,8% vorrebbe che i parcheggi a tariffa
oraria fossero estesi a tutte le zone della citta.

Poiche il livello della tariffa oraria influenza la
variazione della domanda di parcheggio e quindi
dell'uso dell'auto, e rilevante notare che nei grandi
comuni e ritenuta pili adeguata una tariffa oraria
pili elevata da una quota maggiore di individui
rispetto alla media nazionale. Cia vale in particola
re per Napoli, Bologna e Milano. Inoltre, Napoli e
Genova, accomunate da vincoli territoriali molto
stringenti, sono gli unici due comuni in cui una
parte significativa di automobilisti (circa il 14%
contro una media dell'8,3%) ritiene idonee tariffe
orarie fra 1.600 - 2.000 lire e superiori a 2.000 lire.
Il giudizio dei cittadini riguardo alle tariffe rivela
una coerenza logica tra I'accettabilita delle misure
(cioe l'imposizione di un prezzo all'uso del suolo)
e la condivisione del risultato (il disincentivo
all'uso del mezzo privato), Il principale risultato
ottenuto con l'introduzione di misure di tariffazio
ne e, quindi, l'aver reso pili flessibili ed adattabili i
comportamenti individuali e l'aver consentito di
distribuire in parte i costi sociali del traffico sui
soggetti che li producono.

8.1.2 Il rumore

I centri metropolitani sono le realta maggior
mente interessate dal problema dell'inquinamento
acustico. Fra le famiglie che dichiarano rilevante il
rumore nella propria zona di abitazione, 1'85,9%
ritiene che la causa prevalente sia il traffico stradale.

Il modo in cui si guida incide sull'emissione di
rumore, tuttavia, dai dati dell'indagine multiscopo
emerge che il 40,9% degli individui non fa mai
attenzione ad evitare comportamenti rumorosi,
quali suonare il dacson 0 accelerare inutilmente.
Cia si riscontra di pili nell'Italia meridionale
(44,9%) e in particolar modo a Napoli (59,10/0) che
detiene questa primato negativo, per esplicita
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dichiarazione degli stessi cittadini. A questi com
portamenti, corrisponde tuttavia uno scarso con
trollo da parte delle amministrazioni locali. Le san
zioni contestate per la violazione delle norme sul
la limitazione dei rumori e sull'uso dei dis positivi
di segnalazione acustica (artt. 155 e 156 del Codice
della strada), rilevate dall'Osservatorio arnbientale.
sono in realta molto poche: nel 1997, il maggioi
numero e stato verbalizzato nel comune di Bari
per un totale di 31 multe ogni 10.000 veicoli.

L'attenzione ai danni da inquinamento acustico
e le azioni per limitarli sono in aumento in molti
comuni d'Italia che dimostrano una crescente
attenzione al problema: a Torino e Firenze sono
stati realizzati interventi di bonifica da rumore;
Torino, Bolzano, Trento e Trieste hanno realizza
to la posa in opera di asfalto fonoassorbente;
Venezia, Trieste, Firenze, Perugia e Roma hanno
eretto barriere stradali antirumore; Palermo pre
senta il maggior numero di centraline fisse per il
monitoraggio dell'inquinamento acustico.

In base al giudizio delle famiglie, negli ultimi tre
anni risulta in diminuzione il disagio causato dal
rumore (le famiglie che 10 lamentano passano dal
40% al 35%). Tale diminuzione e ancora pili evi
dente nei comuni centro delle aree metropolita
ne, dove si passa da165% a149,2%.

Pili in dettaglio, il problema e segnalato come
particolarmente acuto a Firenze, Milano, Torino e
Palermo. A Milano, l'elevato livello di disagio e
confermato dal numero di richieste di intervento
in seguito a disturbo da rumore che, sia per il 1996
sia per il 1997, e risultato superiore rispetto agli
altri comuni oggetto d'indagine. L'inquinamento
acustico non e causato soltanto dal traffico. I citta
dini segnalano, come fonti di rumore, anche le
attivita commerciali (negozi e mercati per il
12,7%), i vicini di casa 01,6%) e Ie discoteche
(4,6%). Disturbi acustici causati da attivita com
merciali sono indicati particolarmente nei comuni
centro delle aree metropolitane dell'Italia meri
dionale (41,1%), dove e sempre Napoli a detenere
il primato con il 45,6%. Il rumore provocato dai
vicini di casa e particolarmente avvertito dalle
famiglie residenti nell'Italia meridionale ed insula
re (nel comune di Bari la percentuale raggiunge il
20,2%). Solo il 5,6% delle famiglie italiane attribui
see invece la presenza di rumore, nelle zone in cui
abitano, al passaggio di aerei, ad eccezione di
Bologna dove tale fonte viene indicata da125% del
le famiglie.
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Gli effetti che possono avere gli elevati valori di
inquinamento acustico sulle condizioni di salute
della popolazione e sulla qualita della vita portano
i cittadini a non trascurare il problema. Tra Ie fami
glie che percepiscono u rumore in maniera
importante, il 52,8% ritiene che esso provochi
stress e nervosismo; la percentuale sale al 55,6%
nei comuni centro delle aree metropolitane. Altri
effetti segnalati sono i disturbi del sonno (31,8%) e
il mal di testa (17,5%), mentre per poco meno di
un terzo degli intervistati, il rumore non provoca
alcun effetto rilevante.

8.1.3 L'offerta di verde urbano

Tra i fattori particolarmente qualificanti del tes
suto urbano vi e la disponibilita quantitativa e qua
litativa di aree verdi che influenza positivamente il
rapporto fra l'individuo e l'ambiente delle grandi
citta.

La presenza di aree verdi, in alcuni casi attrezza
te con giochi per bambini, e una realta per quasi il
56% delle famiglie italiane che nel 1998 hanno
dichiarato di disporre di giardini 0 parehi pubbli
ci raggiungibili a piedi dalla propria abitazione in
soli 15 minuti. Si tratta di verde che, a giudizio del
le stesse famiglie, si presenta molto 0 abbastanza
soddisfacente (con percentuali che vanno dal 620/0
al 77%) per quanta riguarda l'ampiezza, la pulizia,
la manutenzione 0 la disponibilita in termini di
orari di apertura al pubblico, e meno soddisfacen
te sotto il profilo della sicurezza e della dotazione
di attrezzature e servizi (infatti rispettivamente
solo il 52% e il 54% delle famiglie si dichiarano
molto 0 abbastanza soddisfatte).

La disponibilita di aree verdi e particolarmente
accentuata nel Nord-ovest, dove quasi il 70% delle
famiglie vive in prossimita di queste. AI Sud e nel
le Isole, invece, la presenza di parchi 0 giardini nei
pressi dell'abitazione e me no frequente e Ie fami
glie che possono usufruire di verde pubblico rap
presentano meno del 40% del totale.

Nei grandi comuni (in cui vivono pili del 18%
delle famiglie italiane), la disponibilita di zone ver
di, risulta maggiore (65%). La loro diffusione sul
territorio comunale e particolarmente elevata a
Bologna, Torino, Firenze e Milano. Se pero i gran
di comuni, soprattutto del Nord e del Centro,
presentano una maggiore disponibilita di verde
pubblico, la sua qualita, in termini di spazio, puli-
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zia, manutenzione, orari di apertura e dotazione di
attrezzature e giudicata meno soddisfacente
rispetto al livello medio nazionale. Nei grandi
comuni le famiglie si dichiarano poco 0 per nien
te soddisfatte soprattutto per la sicurezza delle
aree verdi (in particolare a Milano, Bari, Torino,
Roma e Napoli), per 10 stato di manutenzione e
per le attrezzature presenti.

II censimento del verde urbano permette una
conoscenza della realta territoriale indispensabile
per qualsiasi attivita di programmazione e gestio
ne del servizio. Tuttavia, nel 1997 questa attivita di
monitoraggio e stata condotta solo in alcuni
comuni: nei centri metropolitani solo la meta ha
effettuato il censimento (Torino, Bologna, Roma,
Napoli, Bari e Cagliari) e fra gli altri comuni capo
luogo soltanto Trento e Perugia. L'istituzione di un
piano del verde, che si configura come uno stru
mento integrativo dei Piani regolatori generali
(PRG) , sconta purtroppo ritardi non pili imputa
bili solo alIa loro revisione. Infatti, il piano del ver
de e presente solo in tre grandi comuni (Torino,
Venezia e Cagliari) e fra i restanti capo1uoghi sol
tanto ad Aosta e Trento.

Alcuni elementi positivi emergono dall'acquisi
zione di nuove aree verdi promossa dalle ammini
strazioni locali. Nel1997 l'offerta di verde sul terri
torio comunale e aumentata del 9,6%, rispetto al
1996, in otto comuni. Fra i centri metropolitani
del Nord, Ie amministrazioni di Milano, Verona, e
Bologna hanno incrementato l'offerta di verde
attrezzato nelle circoscrizioni, mentre a Genova
l'istituzione del parco urbano delle Mura e del
parco urbano di Punta Martin-Monte Penello ha
aumentato di 10 milioni di mq la superficie verde
offerta ai cittadini. Al Centro, Roma ha migliorato
in termini quantitativi Ie aree di arredo urbano del
la citra e di verde attrezzato; allo stesso modo han
no operato Palermo e Catania, mentre il comune
di Cagliari ha acquisito una vasta area di verde
demaniale incrementando sensibilmente la super
ficie. II comune di Trento, tra i centri di media
dimensione, e l'unico capoluogo di regione che ha
leggermente aumentato la propria dotazione di
verde attrezzato nelle circoscrizioni.

Altrettanto positivamente puo essere valutato il
numero elevato di mq di verde per abitante previ
sto nei PRG comunali, se inteso come obiettivo di
qualificazione urbana e indice della volonta degli
amministratori di incrementare le dotazioni pre
senti sul territorio. Infatti, solo cinque amministra-
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Tavola 8.3 - II verde urbano nei grandi comuni e in altri comuni capoluogo di regione

1997(a)
Superficie di Superficie di Densita di

COMUNI verde (mq) verde per verde rispetto
abitante (mq) (c) alia superficie

urbana (%)

GRANDI COMUNI
Torino 13.200.000 13,3 10,1
Milano 12.140.000 9,1 6,7
Venezia 3.567814 11,5 0,8
Verona 2.730.404 10,6 1,3
Genova 14.365.766 21,3 5,9
Bologna 11.300781 28,8 8,0
Firenze 4.604.192 11,8 4,5
Roma 34.211.234 12,0 2,7
Napoli 2.126.657 2,0 1,8
Bari 969.268 2,8 0,8
Palermo 10.710.000 15,5 6,7
Catania 847.800 2,4 0,5
Cagliari 4.077.875 23,0 4,8

ALTRI COMUNI
CAPOLUOGO DI REGIONE
Aosta 186.000 5,2 0,9
Bolzano 905.950 8,3 1,7
Trento 4.023.258 38,3 2,5
Trieste 2.416.706 9,8 2,9
Perugia 5.859.732 36,6 1,3
Ancona (d)
L'Aquila 619.000 6,7 0,1
Campobasso 379.000 5,7 0,7
Potenza (d) ....

Catanzaro 4.954000 51,0 4,4

Totale 134.195.437
Media 6.390.259 12,6 2,8

Personale
addetto
al verde

(unita)

225
110

38
50

240
24

183
1.160

610
24

507
87
43

52
47
53

9

8
11

2

3.485

1998 (b)

Presenza di
verde entro

15 minuti
a piedi

81,0
77,7
71,1
71,7
65,9
90,1
80,3
68,0
33,6
44,0
28,5
42,1
58,9

Fonte: Istat, Osservatorio ambientale sulle citra (a); Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (dati provvisori) (b)
(c) Al netto dei cimiteri urbani.
(d) Dati non disponibili.

zioni mantengono nel PRG i 9 mq di verde stan
dard (verde di sosta, verde attrezzato, verde delle
ville storiche e verde archeologico), minima pre
visto dal DM 1414 del 2 aprile 1968. In effetti,
l'offerta complessiva di verde nei comuni (Tavola
8.3) si presenta piuttosto diversificata, dipenden
do in parte dalle dotazioni naturali ed in parte dalle
opere di pianificazione urbana sia recenti sia del
passato. Roma, con pili di 34 milioni di mq di ver
de, rappresenta oltre il 30% della superficie di ver
de dei grandi comuni, mentre Genova, Torino,
Milano e Palermo hanno a disposizione per i pro
pri cittadini circa 10 milioni di mq di verde urbano.
Fra gli altri comuni capoluogo, molto pili piccoli in
termini di superficie e popolazione, le maggiori
dotazioni di verde sono presenti a Perugia, Catan
zaro e Trento. Se si considera l'indicatore della
superficie di verde per abitante (mq/ab), sono i
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comuni di minore dimensione fra i 23 considerati
a presentare situazioni particolarmente favorevoli.
Infatti, rispetto ad un valore medio di 12,6 mq per
abitante, Catanzaro presenta 51 mq per abitante,
Trento 38 mq e Perugia 37 mq. Fra i grandi comuni,
Bologna raggiunge un'offerta di verde sul territorio
pari a 29 mq per abitante, Cagliari 23 mq e Genova
21 mq. Tutti gli altri comuni, ad eccezione di Napo
li, Bari e Catania, hanno realizzato per i propri cit
tadini pili del minimo previsto dalla legge.

La quantita complessiva di verde nei comuni non
e pero esplicativa della sua qualita e delle possibilita
di fruizione da parte dei cittadini. Infatti, la presen
za 0 meno sul territorio di verde attrezzato, parchi
urbani, verde delle ville storiche 0 verde di arredo
assolve a funzioni diverse che vanno dalla semplice
soddisfazione del piacere estetico alla possibilita di
godimento del tempo libero all'interno delle citra
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o nelle immediate vicinanze. Allo stesso modo, la
concentrazione in alcune zone comunali, piuttosto
che la diffusione sul territorio, modificano in
maniera rilevante le possibilita e le modalita di frui
zione del verde stesso. Dall'analisi della distribuzio
ne tipologica, si rileva che i parchi urbani rappre
sentano quasi la meta di tutto il verde presente nei
comuni ed in alcuni casi esauriscono quasi comple
tamente la superficie verde del comune. Equesta il
caso di Palermo dove un unico parco, il parco della
Favorita, rappresenta 1'850/0 di tutto il verde cornu
nale e di Genova, dove due soli parchi urbani
coprono 1'84%della superficie verde. Invece il ver
de attrezzato, che rappresenta la tipologia di verde
pili direttamente fruibile dai cittadini, perche pre
sente a livello circoscrizionale, costituisce il 49%
della superficie verde di Firenze ed il 43% a Bari e
l'Aquila.

11 verde di arredo urbano che ha fini estetici rna
anche funzionali nel caso di spartitraffico, aree di
sosta 0 barriere antinquinamento, costituisce la tipo
logia prevalente nei comuni di Catania e Cagliari.

8.1.4 L'igiene pubblica ed i rifiuti urbani

L'uso intensivo dello spazio nelle grandi citra e
l'elevata concentrazione abitativa producono con
sumo di risorse e rilascio di residui, che peggiora
no l'igiene dei luoghi. La pulizia di una citra dipen
de dalle scelte di consumo, dai comportamenti
individuali, dal modo con cui gli enti locali regola
no ed erogano servizi pubblici. La crescita nella
produzione di rifiuti, la variazione nella composi
zione dei materiali dovuta all'innovazione tecnolo
gica e a pili elaborate tecniche di imballaggio, la
presenza di rifiuti pericolosi hanno sollecitato una
ricca legislazione e l'avvio di programmi per la
raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio.

Da quanto emerge dall'analisi svolta dall'Osser
vatorio ambientale sulle grandi citra, la raccolta dei
rifiuti non avviene con modalita omogenee: in
genere, si utilizzano i cassonetti per la raccolta
indifferenziata rna, ad esempio, a Milano la spazza
tura si raccoglie tramite i sacchi (ad eccezione di
alcune aree della citra). La maggior parte delle
famiglie italiane (77,8%) non riscontra alcuna diffi
colta nell'accesso al servizio tranne nelle Isole e in
alcuni centri delle aree metropolitane. 11 numero
di cassonetti pro capite varia molto: da 1,2 casso
netti per 100 abitanti a Catania, a 2,6 a Bologna, a
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2,8 a Verona. Le difficolta maggiori nel raggiunge
re i contenitori sono segnalate a Venezia (12,3%),
spiegabili con la particolare struttura territoriale
del comune, a Milano (10%) e a Catania (9,8%).

Negli ultimi anni si e fatta strada una nuova sen
sibilita nei confronti del riciclo e riutilizzo dei
rifiuti prodotti, soprattutto per cia che riguarda la
carta e il vetro. L'attuazione della raccolta differen
ziata vede il concorso delle amministrazioni che
istituiscono il servizio e dei cittadini che separano
in maniera corretta i rifiuti prodotti e li gettano nei
corrispondenti contenitori. I comportamenti
cooperativi delle famiglie dipendono dall'iniziati
va degli operatori locali e soprattutto sono una
funzione diretta della presenza di contenitori
facilmente raggiungibili nella zona.

La raccolta differenziata, pur rappresentando
nei grandi comuni soltanto il 9,5% dei rifiuti rac
colti, a Milano raggiunge il 25,7%, a Venezia il
21,1%, a Verona il 20,5% e a Torino e Firenze il12%
circa. Nel Sud e nelle Isole, la differenziazione dei
rifiuti e effettuata in percentuale ancora bassissi
rna: anche dove le famiglie segnalano la presenza
di contenitori nella propria zona di abitazione
solo 45 famiglie su 100 dichiarano di avere l'abitu
dine a differenziare i rifiuti.

Nei 13 grandi comuni analizzati, Ie famiglie
milanesi sono senza dubbio quelle pili abituate ad
effettuare la differenziazione dei rifiuti: il 96,3%
delle famiglie, che hanno disponibilita di conteni
tori per la raccolta del vetro, hanno l'abitudine di
raccoglierlo in maniera differenziata, producendo
71,2 Kg di vetro per famiglia che corrisponde al
primato italiano per questa raccolta (Milano ha
anche il primato per i farmaci scaduti, 0,3 kg per
famiglia), il 96,1% delle famiglie raccoglie separata
mente la carta, il 94% i rifiuti organici e il 93,2% i
contenitori in plastica per liquidi. A Venezia, inve
ce, si rileva la pili alta percentuale di famiglie che
hanno l'abitudine di raccogliere in maniera diffe
renziata le batterie usate (Tavola 8.4).

Nelle grandi citta, il tema dell'igiene pubblica e
fortemente sentito. La situazione, nella valutazione
delle famiglie, e peggiorata tra il 1996 e il 1998: le
famiglie italiane che hanno segnalato questo pro
blema sono aumentate dal 27,3% al 31,5%; nei
grandi centri si e passati dal 51,6 al 57%.

La sporcizia puo essere la risultante di cattivi
comportamenti individuali e di scarsa funzionalita
dei servizi pubblici. Secondo i cittadini, la prima
causa e rappresentata dai cattivi comportamenti
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Tavola 8.4 - Raccolta di rifiuti urbani nei grandi comuni - Anno 1997

RACCOLTA DEI RIFIUTI (tonnellate) RACCOLTA DIFFERENZIATA PER TIPOLOGIA DI RIFIUTO (Kgper famiglia)

GRANDI Indifferenziata Differenziata Totale % di differenziata carta vetro materie farmaci pile ingombranti rifiuto
COMUNI sul totale e cartone plastiche scaduti esauste verde

Torino 387.733 56.234 443.967 12,7 69,1 21,4 4,5 0,1 0,1 12,5
Milano 676.817 234.448 911.265 25,7 62,3 71,2 8,1 0,3 0,1 9,2 15,8
Venezia 155.283 41.502 170.686 21,1 56,7 30,9 11,9 0,2 0,4
Verona 102.923 26.571 129.494 20,5 88,5 36,6 10,8 0,2 0,1 57,5 14,2
Genova 288.037 19.383 307.420 6,3 33,7 30,0 2,6 0,1 0,1
Bologna 188.520 18.452 206.972 8,9 39,2 27,5 3,1 0,2 0,2 20,0 12,1
Firenze 192.395 26.686 219.081 12,2 56,5 28,8 0,5 0,1 0,2 4,7 7,2
Roma 1.294.660 61.210 1.355.870 4,5 14,7 8,7 9,9 0,1 0,1 25,9
Napoli 665.313 13.888 679.201 2,0 0,5 5,8 1,9 0,1 0,0 27,8 1,1
Bari 168.672 2.635 171.307 1,5 5,2 9,1 4,1 0,1 0,1 2,3
Palermo 401.909 4.296 406.205 1,1 4,0 11,7 2,3 0,1 0,0 0,5
Catania 196.705 1.358 198.063 0,7 4,2 3,6 1,6 0,1 0,0
Cagliari 93.365 723 94.088 0,8 5,3 0,1 0,2 5,1
Totale 4.812.332 507.386 5.319.718 9,5 34,1 25,1 6,1 0,1 0,1 18,5 11

Fonte: Istat, Osservatorio ambientale sulle citra

di coloro che gettano carte per strada (68%), seb
bene, poi, siano gli stessi cittadini (il 67,1%) a non
attribuire a se la responsabilita della sporcizia
asserendo di non gettare mai carte per la strada.

La seconda causa di sporcizia e ritenuta 10 scar
so servizio di pulizia delle strade, seguito dalla pre
senza di escrementi animali e in misura pili limita
ta dalla bassa frequenza del servizio di raccolta dei
rifiuti (27,3%). Nei comuni centro delle aree
metropolitane, dove e pili sentito il problema, la
causa della sporcizia e nettamente attribuita a
motivi comportamentali, sebbene nelle grandi
citra del Centro-sud sia segnalato maggiormente 10
scarso servizio di pulizia delle strade.

8.1.5 Gli elementi soggettivi nella valuta
zione dei problemi ambientali

L'interesse per l'ambiente non sembra essere
malta diffuso nella popolazione. Solo il 37,3%
degli individui intervistati dichiara di prestare mal
ta a abbastanza attenzione a tali tematiche. Sana i
cittadini can alto titolo di studio, residenti nel
Centro-nord e nei grandi comuni a mostrare mag
giore sensibilita per l'argomento. Coloro che si
dichiarano interessati si informano soprattutto
seguendo programmi televisivi a radiofonici
(89,5%), leggendo giornali a riviste specializzate
e/o libri riguardanti il tema in questione. Un inte
resse pili approfondito e manifestato attraverso la
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partecipazione a conferenze (5,9%). L'iscrizione,
il finanziamento e la partecipazione ad associazio
ni ambientaliste coinvolge comunque un numero
limitato di cittadini. Tra colora che si interessano a
questi temi, circa la meta dichiara che l'informa
zione fornita dai mezzi di comunicazione e poco
adeguata.

Dovendo scegliere all'interno di una lista chiusa
tre obiettivi prioritari per le politiche nazionali, i
cittadini hanna indicato la preoccupazione
ambientale come problema principale nel 16,9%
dei casi. Nettamente dominante emerge il proble
ma della disoccupazione (78,7%), seguito dalla cri
minalita (55,3%), dall'immigrazione extra-comuni
taria (27,5%), dall'inefficienza del sistema sanitaria
(21,6%), dall'evasione fiscale (19,7%), dalla poverta
(17,1%). L'ambiente si colloca cosi al settimo
posta. Ma il bisogno di migliorarne la qualita
emerge in particolare in alcuni segmenti della
popolazione: tra i giovani (14-24 anni) piuttosto
che tra gli anziani; tra colora che hanna un titolo
di studio universitario piuttosto che tra chi e in
possesso di titoli di istruzione inferiori. Nella gra
duatoria risultante dalle preferenze espresse da
queste fasce della popolazione, la priorita ambien
tale si trova al quarto posta preceduta da disoccu
pazione, criminalita e immigrazione extra-comu
nitaria. E interessante notare che quasi la meta di
coloro che si interessano delle problematiche
ambientali sottolineano l'ambiente tra i principali
problemi nazionali.
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8. AMBIENTI DI VITA E POLITICHE LOCALI NELLE GRANDI CITTA

Se in generale l'ambiente e percepito con
intensita diverse nei vari gruppi della popolazio
ne, rispetto ad alcuni specifici problemi ambien
tali, emerge una omogenea condivisione delle
preoccupazioni. La maggior parte della popola
zione ha dichiarato, infatti, di essere preoccupata
dall'effetto serra, dal buco dell'ozono e
dall'inquinamento dell'aria, temi che sono stati al
centro della conferenza di Kyoto e che hanno
avuto una grande risonanza nell'informazione
televisiva e nei giornali CTavola 8.5), Preoccupa
zioni pili contenute sono state espresse per
l'inquinamento delle acque e per la produzione e
smaltimento dei rifiuti, oggetto di recenti innova
zioni legislative. Nettamente meno preoccupanti
per i cittadini risultano i temi dell'esaurimento
delle risorse naturali del mondo, del rumore e
dell'inquinamento elettromagnetico. Si puo
osservare come questo ordine di attenzioni sia

correlato alla percezione dei rischi per la salute,
considerati pili importanti rispetto ai costi impu
tabili, per esempio, ai cattivi odori e alla sporci
zia. D'altro canto, temi quali l'esaurimento delle
risorse naturali, anch'essi segnalati tra le fonti di
preoccupazione, non sono direttamente speri
mentati dagli individui, mentre il problema
dell'inquinamento elettromagnetico, pur se pub
blicizzato recentemente dai programmi televisi
vi e dalla stampa, non viene ancora diffusamente
avvertito.

Le priorita dichiarate sui problemi nazionali e
le percezioni individuali dei rischi ambientali
caratterizzano la relazione tra individui ed
ambiente e tra individui e decisori pubblici, poi
che riflettono Ie condizioni alle quali sono "accet
tabili" le politiche ambientali. I fenomeni a rile
vanza ambientale e la quantificazione degli effetti
dannosi che depauperano la qualita delle risorse

Tavola 8.5 - Persone di 14 anni e pin per percezione ed interesse ai temi ambientali, adeguatezza
dell'informazione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 1998 (per 100 persone)

PREOCCUPAZIONI AMBIENTALI (a) INFORMAZIONE ADEGUATA
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE INTERESSE SULL'AMBIENTE
TIPODI COMUNE Ambiente come Effetto Inquinamento Produzione e AIPROBLEMI
GRANDI COMUNI primario problema serrae buco delleacque smaltimento AMBIENTALI Molta/abbastanza Non so

nazionale dell'ozono rifiuti (a)

Nord-ovest 17,2 55,2 43,9 43,1 40,1 39,0 10,3
. Nord-est 18,7 57,4 42,5 39,4 43,7 40,9 9,9
Centro 16,5 59,1 41,8 38,0 40,4 35,8 12,8
Sud 16,6 59,5 35,3 38,7 30,8 35,4 20,1
Isole 14,3 59,9 34,1 33,6 26,1 32,7 20,1
ltalia 16,9 57,9 40,1 39,3 37,3 37,2 14,2
Comune centro dell'area metropolitana 14,2 59,2 38,8 36,0 39,6 33,2 14,5
Periferia dell'arca metropolitana 18,0 60,8 42,0 42,6 38,7 36,1 14,6
Comuni fino a 2.000 abitanti 15,5 49,8 39,7 43,8 30,5 41,9 14,8
Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti 18,3 57,1 39,4 41,4 36,9 40,0 12,9
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti 18,4 59,6 40,8 39,3 37 36,3 14,1
Comuni oltre 50.000 abitanti 14,7 56,6 40,0 35,2 37,4 37,2 15,3
ltalia 16,9 57,9 40,1 39,3 37,3 37,2 14,2
Torino 10,9 56,9 39,7 42,7 37,6 31,2 10,5
Milano 15,6 50,3 45,0 46,5 44,5 33,5 10,0
Venezia 18,6 50,0 37,8 30,1 45,9 35,1 10,7
Verona 13,3 57,3 49,2 33,8 39,3 27,6 17,1
Genova 13,6 55,2 37,4 31,9 39,5 46,1 13,9
Bologna 16,7 59,6 43,5 32,0 52,6 39,1 7,2
Firenze 19,6 53,6 38,0 37,7 43,6 32,0 10,6
Roma 16,5 63,0 42,0 36,9 42,5 31,8 10,2
Napoli 7,4 60,5 21,9 28,2 28,8 29,1 35,3
Bari 11,6 63,9 34,8 34,7 36,5 32,1 18,4
Palermo 13,8 68,7 33,7 26,9 29,5 30,0 23,3
Catania 10,8 67,4 38,2 25,0 28,5 36,7 15,9
Cagliari 13,1 47,3 39,2 33,1 41,5 31,2 11,7
Grandi comuni (b) 14,2 59,0 38,8 35,9 39,6 33,1 14,6

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (dati provvisori)
(a) Malta a abbastanza.
(b) Comuni centro dell' area -metropolitana pill Verona.

ISTAT - RAPPORTO ANNlJALE 1998 397



LA SITUAZIONE DEL PAESE

naturali (aria, acqua eccetera) e che modificano le
condizioni di salute dei soggetti espostia rischio
non sono facilmente identificabili dagli individui.
La comprensione di tali eventi dipende dalle
conoscenze specialistiche e dall'evoluzione tee
nologica che consente misurazioni pili sofisticate.
In tale contesto sana necessarie adeguate politi
che di informazione.

L'informazione sull'ambiente e tanto pili effi
cace quanta pili riesce a tenere canto della COm
plessita del fenomeno ambientale e quanta pili le
conoscenze specialistiche sana rese accessibili
ai cittadini. In questa sensa le politiche arnbien
tali si differenziano, quanta a natura e a comples
sita, dalle politiche di comunicazione che sana
generalmente necessarie per rendere pili traspa
rente il rapporto tra i cittadini e gli amministra
tori pubblici.

In conclusione nel settore ambientale emerge
un quadro in forte evoluzione, sia dal punta di
vista istituzionale che dal punta di vista sociale. A
livello nazionale e locale si sana avviate politiche
innovative che puntano al controllo dei costi
sociali sia attraverso la regolazione delle attivita ad
impatto ambientale, sia attraverso politiche fisca
li a tariffarie per l'uso delle risorse ambientali
(suolo, acqua, rifiuti eccetera) a tutela delle genera
zioni presenti e future. Alcuni miglioramenti cau
sati da queste politiche sana percepiti dai cittadi
ni (come nel caso del rumore, del traffico e della
presenza di verde nelle citra): permangono, tutta
via, segmenti di popolazione ancora poco attenti
alle implicazioni ambientali dei loro comporta
menti individuali. Basti pensare ai problemi rela
tivi all'uso dell'auto, ai problemi di igiene pubbli
ca nelle citra e al rumore causato dai vicini di casa.
E quindi notevole che dall'indagine multiscopo
dell'Istat risulti prevalente l'opinione che il
miglioramento della situazione ambientale dipen
dera soprattutto dall'impegno degli stessi cittadi
ni (68%); sebbene naturalmente non sia sottovalu
tata l'importanza di politiche pubbliche adegua
te, il 65% degli italiani ritiene infatti necessaria
l'impegno delle istituzioni pubbliche (Parlamen
to, Governo, Enti locali) e solo il 340/0 pensa alle
imprese private. 11 diverso rapporto tra l'indivi
duo e 10 Stato diversifica queste opinioni nelle
ripartizioni territoriali del paese, nel Centro-nord
l'impegno dei cittadini e prioritario, nel Sud si
attribuisce pari rilevanza all'impegno delle istitu
zioni e degli individui, nelle Isole si tende a dele-
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gare il problema maggiormente all'intervento
delle istituzioni pubbliche.

8.2 Crtrninalita e percezione di sicurezza
dei cittadini

8.2.1 La sicurezza dei cittadini tra ogget
tivitii e percezione

La sicurezza dei cittadini e determinata da un
complesso di fattori, connessi tra loro, che hanna
un impatto diretto su percezioni, comportamenti
e stili di vita. Questi sana il livello dei reati ed il
tipo di criminalita peculiari di un certo territorio,
il disordine sociale sempre pili manifesto nelle
citra, a volte legato alla presenza straniera, caratte
rizzata da condizioni di marginalita e "irregolarita",
il ruolo svolto dalle Forze dell'ordine e la loro
capacita di governo del territorio, le iniziative
intraprese da parte delle istituzioni centrali e loca
li a protezione del cittadino, l'indebolimento dei
legami sociali di tipo primario nei contesti urbani,
l'attenzione, dai toni forti, dei mass media sul tema
della sicurezza e gli strumenti che ognuno ha a
disposizione, collettivamente e personalmente,
per porsi al riparo dagli eventuali rischi.

L'importanza del problema della "sicurezza" e
messa in risalto dalle opinioni dei cittadini. 11
55,30/0 degli italiani (can 14 anni e pili) indica la cri
minalita tra le principali preoccupazioni del pae
se. La priorita data al problema e pili elevata nelle
grandi citta (62,10/0) e in particolare in quelle del
Meridione dove viene indicata dall'80,70/0 della
popolazione (Tavola 8.6).

Anche la percezione di forte rischio di crimina
lita nella propria zona riflette una forte preoccupa
zione dei cittadini: nel 1998 infatti essa ha subito un
incremento generalizzato in tutta Italia. Fra il 1993 e
il 1997 tale percezione era diminuita dal 31,20/0 al
29,3% delle famiglie, sebbene le singole ripartizio
ni si comportassero diversamente: costante dimi
nuzione, dal 38,30/0 al 34,20/0, nel Meridione; forte
incremento in contro-tendenza nell'Italia nord-
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U> Tavola 8.6 - Indicatori di percezione di sicurezza e di vittimizzazione per ripartizione geografica e tipo di comune - Anni 1997-...,
~ 1998
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Totale 55,1 34,8 11,5 19,8 28,4 53,1 43,2 37,1

NORD-EST

Comune centro dell'area metropolitana 57,2 44,5 12,7 23,9 32,8 57,5 25,5 43,4

Periferia dell' area metropolitana 56,7 31,0 6,9 12,6 26,2 54,2 36,2 39,5

Totale 50,9 26,2 7,8 13,9 23,9 44,4 34,9 38,6
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L'azione di contrasto delle Forze dell'ordine
L'azione di contrasto che le

Forze dell'ordine conducono nei
conjronti della crirninalita si pre
sta male ad essere descritta in
modo meramente quantitativo.
Tu tta via, qualche dato pUG esse
re utile.

Gli operatori di polizia alia
fine del 1998 era no circa
265mila, meno di 5 ogni mille
abitanti; la loro distribuzione
sul territorio risulta jortemente
disomogenea e non sembra ne
riflettere criteri strettamente
demografici, ne essere determi
nata dal numero di delitti
denunciati, che possiamo assu
mere come un indicatore della
domanda da parte dei cittadini
(Tavola 8.7).

Nel Nord, ed in particolare
nel Nord-ouest, la presenza di
jorze di polizia risulta larga-

mente injeriore rispetto alla
media nazionale. Il Mezzogior
no, dove la rilevanza quantitati
va dei delitti denunciati e piu
contenuta, ma dove la grauitd
degli stessi e mediamente mag
giore, e caratterizzato da valori
superiori alla media. Si osserua,
tuttauia, una notevole uariabilitd
interna. Campania e Puglia risul
tano relativamente "penalizza
te", malgrado siano aree in cui
10 Stato e chiamato a projonde
re un irnpegno quantitativamente
e qualitativamente rileuante, in
ragione sia della massiccia pre
senza sul territorio di organiz
zazioni criminali consolidate di
tipo mafioso sia della nuova
emergenza deriuata da organiz
zazioni criminali "importate".
Nel Centro si ha, invece, in ter
mini relatiui, una notevole ecce-

denza di Forze dell'ordine,
douuta alla presenza aRoma
dei centri vitali delle istituzioni e
delle rappresentanze di Stati
esteri.

La situazione delle province
aventi come capoluogbi i grandi
comuni non e in contrasto con
quella esaminata a livello ripar
tizionale. Le province in cui
l'indice di dotazione assume i
valori pu; bassi sono quelle di
Milano, Verona, Torino e Bolo
gna; al contrario solo nella pro
vincia di Palermo, oltre a quella
gia citata di Roma, la presenza
di operatori di polizia e signifi
cativamente piu alta rispetto
alla media nazionale.

Per valutare l'efficacta dei
servizi resi, si pUG considerare
il rapporto percentuale tra per
sone denunciate e delitti denun-

Tavola 8.7 - Forze deU'ordine (a) neUe province aUe quali appartengono i grandi comuni e neUe
ripartizioni geografiche - Dicembre 1998

PROVINCE FORZE DELL'ORDINE Indice di
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE numero per 1.000 abitanti dotazione (b)

PROVINCE
Torino 8400 3,8 59,0
Milano 13.199 3,5 45,6
Venezia 4.261 5,2 93,7
Verona 1.986 2,4 48,5
Genova 6.103 6,6 84,5
Bologna 5489 6,0 66,3
Firenze 5.267 5,5 77,7
Roma 43.229 11,4 168,0
Napoli 15.231 4,9 76,9
Bari 6.396 4,1 99,8
Palermo 10.166 8,2 114,6
Catania 4415 4,0 101,9
Cagliari 3.913 5,1 108,8

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Nord-ovest 52.689 3,5 65,2
Nord-est 40.906 3,9 81,6
Centro 73.605 6,7 139,4
Mezzogiorno 97.893 4,7 120,3

ltalia 265.093 4,6 100,0

Fonte: Elaborazione Istat su dati del Ministero dell'Intemo. Delitti denunciati all'Autorita giudiziaria da parte della Polizia di
Stato, Carabinieri e Guardia di finanza

(a) Effettivi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.
(b) Rapporto tra numero di operatori di polizia e numero dei delitti denunciati, posto il valore per l'Italia pari a 100.
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Tavola 8.8 - Attivita svolte dalle forze dell'ordine nei grandi comuni - Anno 1998

Persone PERSONE ARRESTATE PERSONE IDENTIFICATE Automezzi

GRANDI COMUNI denunciate Totale di cui:di iniziativa Totale %sulla controllati
per 100 delitti della Polizia (a) popolazione (b)

denunciati giudiziaria (%) residente

Torino 23,4 5.359 84,6 245.483 26,8 115.139
Milano 17,4 6.502 88,2 515.149 39,5 175.365
Venezia 23,4 675 79,4 327.889 111,6 52.060
Verona 16,0 551 69,7 121.998 47,9 79.416
Genova 16,7 2.479 73,2 481.657 74,3 189.986
Bologna 17,0 1.768 85,2 165.080 43,0 100.936
Firenze 15,4 1.964 82,6 170.983 45,0 104.719
Roma 16,2 11.417 84,6 769.743 29,0 407.485

Grandi comuni del Nord-centro 17,8 30.715 84,0 2.797.982 41,0 1.225.106

Napoli 41,4 7.279 70,3 823.250 79,5 366.033
Bari 30,5 1.642 65,0 258.636 77,5 117.463
Palermo 17,5 2.822 59,1 221.441 32,2 164.610
Catania 36,8 2.360 64,9 345.385 100,9 181.098
Cagliari 11,1 513 68,6 146.696 85,9 65.526

Grandi comuni del Mezzogiorno 31,8 14.616 66,6 1.795.408 69,8 894.730

Totale grandi comuni 21,0 45.331 78,4 4.593.390 48,9 2.119.836

Altri comuni capoluogo di provincia 28,2 25.171 69,8 6.773.087 84,2 4.566.083
Comuni non capoluogo di provincia 34,2 46.436 72,2 21.552.887 53,7 16.224.397

Italla 28,5 116.938 74,1 32.919.364 57,2 22.910.316

Fonte: Elaborazione Istat su dati del Ministero dcll'Intemo. Delitti denunciati all'Autorita giudiziaria da parte della Polizia di
Stato, Carabinieri e Guardia di finanza

(a) Persone identificate in occasione di posti di blocco ed altri servizi di polizia, 0 accompagnate per identificazione.
(b) Automezzi controllati in occasione di posti di blocco ed altri servizi di polizia anche stradale.

ciati; esso varia tra l'11 % di
Cagliari e it 41% di Napoli
(Tavola 8.8). Per i grandi centri
del Mezzogiorno e mediamente
del 32% e per quelli del Centro
nord del 18%. Cia e giustificato
anche dal jatto che nel Centro
nord la percentuale di jurti
denunciati e decisamente mag
giore, soprattutto quelli ad
opera di ignoti, per i quali
raramente uiene identificato il
colpevole.

Gli arresti operati dalle For
ze dell'ordine sono stati, nel
1998, circa 117 mila. Tra que
sti possiamo distinguere gli
arresti su ordine 0 mandato
dell'Autoritd giudiziaria e in
esecuzione di pena rispetto a
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quelli di iniziativa della Polizia
giudiziaria, circa 87 mila. Que
sti ultimi rappresentano it risul
tato dell'azione operatiua delle
Forze dell'ordine che si conclu
de con il jermo 0 l'arresto in
jlagranza e sono proporzional
mente pill numerosi nei comuni
metropolitani del Centro-nord e
meno in quelli del Sud. Da que
sto dato non si puo certo trarre
un'indicazione circa it grado di
ejjicienza delle Forze dell 'ordi
ne, dal momenta che l'arresto
dipende dal tipo di reato.

L 'azione di controllo preven
tivo si esplica attraverso
I 'azione di identificazione su
persone ed autoveicoli. Nel
1998 ha riguardato 33 milioni

di persone e in alcuni casi (ad
esempio nel comune di Venezia,
caratterizzato da jlussi turisti
ci motto intensi), i controlli han
no superato, per nurnero, la
popolazione residente. Secon
do l'indagine multiscopo sulla
sicurezza, i cittadini jermati
con maggiore jrequenza sono
stati i maschi ed i giouani, con
un piCCO in corrispondenza
delle eta 25-34 anni per
entrambi i sessi e, a parita di
eta, colora che hanno un titolo
di studio pill elevato. Gli auto
mezzi controllati sono stati
circa 23 milioni, un numero
pari ad oltre la meta degli
autoveicoli e motoveicoli cir
colanti.
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orientale (dal 17,3% al 21,7%), che partiva comun
que da livelli pili bassi; complessiva diminuzione 0

stabilita nelle altre. Nel 1998 la percezione del
rischio e di nuovo aumentata al 31,4%, fatta ecce
zione per il Nord-est, dove la crescita, gia in
aumento dal 1993, ha raggiunto illivello del 26,2%.

La percezione di sicurezza e decisamente
minore per coloro che abitano nei centri urbani.
La zona in cui si vive e ritenuta molto 0 abbastan
za a rischio di criminalita nel 55,8% dei casi contro
il 10,7% di chi abita nei comuni pili piccoli (fino a
2.000 abitanti). La situazione e peggiore nei grandi
centri del Meridione (80,2%). Chi percepisce il
proprio ambiente di vita a rischio evidenzia la cri
rninalita come priorita politica: la segnalazione
del problema della criminalita tra le priorita del
paese arriva al 72,4% fra coloro che abitano in
zone a rischio nei grandi comuni e all'80,5% fra gli
abitanti dei comuni della periferia delle aree
metropolitane.

Queste evidenze sono confermate da altri indi
catori di vivibilita del territorio: la presenza di
persone che si drogano, di spacciatori, di prosti
tute in cerca di clienti e manifestazioni di atti di
vandalismo hanno un'importante ricaduta da un
punto di vista sia oggettivo sia soggettivo. Da un
lato, infatti, viene influenzata fortemente la perce
zione di sicurezza, poiche si innescano paure e
timori negli individui, dall'altro si produce un eli
rna di degrado pili accentuato, un terreno che
favorisce l'espandersi della microcriminalita fon
te, a sua volta, di maggiore insicurezza. Questi
fenomeni sono denunciati pili frequentemente
dagli abitanti delle grandi citta e delle periferie del
le aree metropolitane e, fra le regioni, in Campa
nia, Lombardia e Lazio.

Nei luoghi dove e pili frequente riscontrare i
soft-crimes (persone che si drogano, spacciatori
eccetera) l'incidenza dei reati e pure superiore. La
crirninalita e maggiore ne11e grandi citra, al Sud e al
Centro. In particolare sono pili diffusi gli scippi
ed i borseggi e i furti di veicoli negli insediamenti
urbani, mentre Ie aggressioni e le rapine sono pili
frequenti nelle periferie delle aree metropolitane.

Il numero dei reati subiti dai residenti delle
realta metropolitane non offre un quadro comple
to del live110 di rischio, dal momenta che sarebbe
necessario sommare ad essi i reati subiti dai "city
users" fuori dal proprio comune di residenza.
Questo fenomeno varia a seconda dei reati ed e
tanto pili sviluppato quanto pili piccolo e il comu-

402

ne di origine: ad esempio 1'80% delle vittime resi
denti nei comuni con meno di 10.000 abitanti
subiscono reati fuori dalloro comune.

La maggiore frequenza di situazioni di degrado
nei grandi centri, il maggior numero di reati nei
comuni delle aree metropolitane e nel Meridione
(ad eccezione di borseggi e reati contro l'abitazio
ne, pili diffusi nel Nord), l'allentamento dei legami
di vicina to incidono fortemente sulla percezione
di insicurezza personale.

La maggior parte dei reati non emergono a
livello di denuncia. La propensione a denunciare e
molto bassa 05,2%) e molto diversa a seconda dei
reati: massima per il furto di automobile (90%) e di
motorino (87%), minima per il furto di oggetti
esterni all'abitazione 09,7%), con valori ancora
pili ridotti per i reati sessuali (il 4,6% delle vittime
di stupri e tentati stupri ha denunciato la violenza
subita negli ultimi tre anni). A prescindere dal tipo
di reato, sono le vittime del Meridione e delle Iso
Ie (32,5%) che denunciano di meno, rispetto al
Nord ed in particolare al Nord-est (36,8%).

I motivi per cui non si denuncia spiccano per la
loro strumentalita ("non era importante", "assen
za di risarcimento assicurativo", "non si voleva
perdere tempo", "ha agito per conto suo"), rna
riguardano anche la sfiducia diretta 0 indiretta
sull'operato delle Forze dell'ordine ("non c'erano
prove, la polizia non poteva fare nulla", "la polizia
comunque non avrebbe fatto niente"), maggior
mente diffusa nei centri metropolitani.

La bassa propensione a denunciare, combinata
con alcuni motivi della non denuncia, mostra un
debole rapporto tra cittadino e Forze dell'ordine
anche se va sottolineato che la presenza dei presi
di sul territorio condiziona fortemente la perce
zione di sicurezza dei cittadini.

Il 42,1% dei cittadini ritiene che le Forze
dell'ordine controllino poco 0 per niente il luogo
in cui vivono, con accentuazione negativa proprio
nei grandi centri e nell'Italia meridionale, dove e
segnalato il maggiore rischio di criminalita, L'opi
nione e molto positiva se si vive in una zona molto
o abbastanza tranquilla, mentre risulta fortemente
negativa tra coloro che vivono in zone ritenute a
rischio, con uno scarto di circa 20 punti percen
tuali rispetto al dato medio (dal 42,1% al 63,5%),

Il 42,3% delle famiglie segnala difficolta
nell'accesso alle stazioni dei carabinieri e dei com
missariati di polizia, pili al Sud che al Nord, con
picchi in Campania e Puglia. Il problema e segna-
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lato pili frequentemente dalle famiglie che vivono
in zone percepite a rischio di criminalita (dal
42,3% - media Italia - al 45,8%).

8.2.2 Le tendenze evolutive della crimina
lita

L'attenzione dell'opinione pubblica per l'anda
mento dei fenomeni criminosi, concentratasi fino
a pochi anni fa principalmente sulle questioni
connesse alla crirninalita organizzata e successiva
mente anche su quelle relative ai reati di mat rice
politico-amministrativa, si e indirizzata negli ulti
mi tempi, con un'enfasi nuova, su una diversa
dimensione dell'illegalita, costituita dalla crimina
lita diffusa in specifici contesti territoriali, soprat
tutto di carattere urbano. La percezione di un
deterioramento delle condizioni di sicurezza,
come si evisto, e diffusa e alla base di essa e abba
stanza scontata l'ipotesi che il numero dei delitti
sia effettivamente in continuo aumento. L'esame
dell'andamento di alcuni tra i pili significativi feno
meni criminosi dalla seconda meta degli anni
ottanta fino al 1997 consente di dare una valutazio
ne pili articolata: l'aumento della criminalita e una
circostanza oggettivamente riscontrabile soltanto
in alcuni contesti territoriali e per certi delitti, con
una accentuazione per le realta urbane storica
mente poco colpite dalla presenza di fenomeni
criminosi; nel pili lungo periodo la tendenza alla
diminuzione appare invece il tratto pili evidente.

Un primo elemento in tal senso si ricava consi
derando il dato relativo ai delitti denunciati alle
Forze dell'ordine (Tavola 8.9), Prevale a livello
nazionale nel periodo analizzato la tendenza
all'aumento, con momenti di forte accelerazione
nel 1987 e nel 1990; dopo il 1991 e fino al 1994, si
verifica una contrazione del numero dei delitti, e
solo successivamente una graduale ripresa. Suddi
videndo l'arco temporale 1986-1997 in quadrienni,
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risulta evidente che la fase pili acuta della delittuo
sita complessiva si e manifestata all'inizio degli
anni novanta. I pili recenti dati provvisori, relativi
al periodo gennaio-settembre 1998, mostrano una
sostanziale stabilita del numero complessivo dei
delitti, contrariamente alla percezione.

L'analisi delle tendenze relative ad alcune delle
tipologie delittuose pili diffuse 0 pili significative in
termini di impatto sulla percezione di sicurezza
aggiunge utili specificazioni al quadro complessivo.
Alcuni delitti seguono la tendenza generale, con un
forte incremento nel quadriennio 1990-1993 ed
una successiva contrazione. In particolare, la dimi
nuzione nel periodo 1993-1997 ha riguardato gli
omicidi dolosi consumati (anche per effetto di un
controllo pili efficace della criminalita organizza
ta), gli attentati dinamitardi e/o incendiari, gli scip
pi e i furti su auto in sosta, seguiti da borseggi, rapi
ne e furti di autoveicoli. Le tendenze relative alle
realta urbane non presentano difformita significa
tive rispetto ai dati complessivi. Sia l'insieme dei
comuni capoluogo di provincia, sia l'ambito pili
ristretto costituito dai grandi comuni e dai capo
luoghi di regione condividono l'andamento gene
rale sul totale dei delitti, con un forte incremento
nel quadriennio 1990-1993 rispetto al periodo
1986-1989 (rispettivamente +37,9% e +33,2%) ed
una successiva contrazione nel quadriennio 1994
1997 (rispettivamente, -8,5% e -15,1%).

Per alcune tipologie continua a livello nazionale,
anche negli anni pili recenti, la tendenza all'aumen
to del numero dei delitti denunciati. E il caso di
alcuni tipi di furto, nei negozi e negli appartamen
ti, ed anche delle rapine in banca e negli uffici
postali, delle estorsioni, dei delitti connessi agli stu
pefacenti e soprattutto delle truffe, che alimentano
una nuova forma di insicurezza, nella sfera delle
relazioni produttive e specificatamente cornmer
ciali. Le truffe e le estorsioni presentano una ten
denza espansiva fortemente correlata con Ie carat
teristiche di urbanizzazione del territorio; si
riscontrano in particolare nei grandi comuni e tra
questi nelle sei citra con oltre 500 mila abitanti.

Un'analisi pili dettagliata consente di individua
re situazioni territoriali molto diversificate relati
vamente alle dinamiche dei fenomeni criminosi
(Tavole 8.10 e 8.11). Nel corso degli anni novanta, i
delitti denunciati alle Forze dell'ordine presenta
no un andamento complessivamente discendente
nella maggior parte dei grandi comuni (ad ecce
zione di Venezia, Verona, Bologna e Napoli) e dei
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~ Tavola 8.9 - Delitti denunciati all'Autortta giudiziaria dalla Polizia di Stato, dalI'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia r-<
0 :>-
~ di finanza per tipologia. Italia - Anni 1986-1997 [f)

::::]
Variazione C

:>-
DEUTTI ANNI MEDIE ANNUE dei quozienti N

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1986-1989 1990-1993 1994-1997 1994-97/1990-93 0
Z
t"Jj

Omicidi dolosi consumati: 871 1069 1255 1563 1773 1916 1461 1065 956 1000 943 863 1.190 1554 941 -39,5 tI
t"Jj
t-'

'i:I
Violenze carnali (a) 672 871 865 687 687 733 806 866 869 946 1.151 1.582 774 773 1.137 :>-

t"Jj
o:
t"Jj

Furti semplici e aggravati: 986m3 1.169.864 1.197.763 1318.609 1605.329 1.702.074 1477955 1.369692 1333089 1338446 1393974 1401471 1.168.062 1.538.763 1366.745 -11,2

di cui

borseggio 80781 94.822 104.771 120.476 146419 146380 124.825 113.335 108.230 113.209 115.555 120.019 100213 132.740 114.253 -13,9

scippo 46452 50928 49677 57199 75.826 73899 56924 54791 49164 40.921 37.327 37097 51064 65360 41.127 -37,1

in negozi 42.089 47.583 47969 51667 67390 69051 64432 61.591 63158 65.096 76.041 79760 47.327 65.616 71014 8,2

in appartamenti 128.246 158305 160.860 175408 210.825 206.216 193.790 192141 198401 212.477 230.258 237445 155.705 200743 219.645 9,4

su autoin sosta 315364 390623 402.269 421.824 464949 475277 378395 322.181 285.186 275.351 279.424 278.009 382.520 410.201 279493 -31,9

di autoveicoli 167429 205.586 209114 238943 313.400 366.818 325196 311.256 302490 305438 317.897 301233 205.268 329.168 306765 -6,8

Rapine: 24734 31230 28868 29724 36830 39206 31.735 31.515 29.981 28.614 31244 32896 28.639 34.822 30.684 -11,9

di cui:

in banche 746 942 991 1203 1.456 2.252 1.883 2.060 2.001 2166 2.448 2458 971 1.913 2.268 18,4

in uffici postali 749 737 584 660 825 1.134 984 1.102 888 1.053 1064 1.098 683 1.011 1026 1,4

Estorsioni 1.472 2173 2179 2.205 2.618 2.851 3353 3.214 3340 3.261 3842 3.352 2.007 3.009 3.449 14,6

Attentati dinamitardi e/o 1230 1.323 1239 1.736 1.980 2.600 2155 1.800 1.588 1.355 1.147 1.159 1.382 2134 1.312 -38,5

incendiari

Truffe 25.175 27.850 32022 34119 30146 34.545 35157 40166 40.604 39.295 53043 62952 29.792 35.004 48974 39,9

to
Produzione, commercia,~:»

~
ecc. di stupefacenti 13819 21.590 31.079 30180 30691 40421 42164 33.310 38269 38954 41420 24167 3664738.290 39233 7,1

~
OJ
OJ
0 Altri delitti 349.228 611.065 599057 634.699 791.586 823391 795.753 778275 724.731 816.302 898693 895059 548.512 797.251 833696 4,6'"cJ
:»z

Totale generale 1.403.214 1.867.035 1.894.327 2.053.522 2.501.640 2.647.737 2.390.539 2.259.903 2.173.448 2.267.488 2.422.991 2.440.754 1.804.525 2.449.955 2.326.170z -5,1c:»r-
'"
~ Fonte: Istat, Statistiche della delittuosita
-c
<o (a) II dato relativoal 1997non ecomparabile con quello degli anni precedenti, per effetto delle madifiche legislative che hanna introdatto il delitta di violenza sessuale (legge 15 febbraia 1996, n.66).00



v; Tavola 8.10 - Delitti denunciati alf'Autorfta giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia
~ di finanza nei grandi comuni e in altri comuni capoluogo di regione - Anni 1990-1997 (medie annue quadriennaliJ

~-c OMICIDI VOLONTARI FURTI RAPINE ESTORSIONI TRUFFE SPACCIO DI TUTTI I DELITTI Variazione-c
0 CAPOLUOGHI STUPEFACENTI dei quozienti
;:j

DI REGIONE Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media 1994-19970

~
1990-1993 1994-1997 1990-1993 1994-1997 1990-1993 1994-1997 1990-1993 1994-1997 1990-1993 1994-1997 1990-1993 1994-1997 1990-1993 1994-1997 1990-1993

Z
g; Torino 20 14 60.771 45.704 1.352 1.272 50 81 856 1.310 1.382 1.649 93.170 68.289 -26,7r-

'" Milano 122954 98.166 2530 48 56 1.679 2.031 2.004 158.070 146.218 -7,539 28 1.997 3.725
'-C
'-C

Venezia 4 2 11.890 12.858 110 134 9 13 292 421 391 525 18.186 21.001 15,5ctJ

Verona 3 2 8.730 9916 91 107 12 12 531 428 130 206 12.746 14.480 13,6

Genova 12 10 40.150 29.029 512 378 23 38 377 507 1.257 1.009 75.157 52.731 -29,8

Bologna 13 3 27.123 25.869 282 452 21 31 669 1.186 470 507 39.738 40.966 3,1

Firenze 7 5 28.222 23.175 321 297 14 13 344 498 541 761 44.647 37532 -15,9

Roma 45 30 160.989 125.755 2531 2.077 63 93 1.906 3.739 2.722 3.136 239.912 202.229 -15,7

Napoli 77 55 45.242 40.776 2513 2.937 89 141 1.066 1.025 1.172 1.611 69.118 73445 6,3

Bari 20 14 20.074 15.908 487 394 55 44 359 578 343 335 32.205 27.440 -14,8

Palermo 26 13 33.314 26.875 3.602 2.459 21 29 632 363 397 511 51.686 42.045 -18,7

Catania 49 33 25.381 12.357 2.110 1.085 76 92 178 168 197 252 34.138 18.704 -45,2

Cagliati 3 3 23.023 11.830 210 167 11 17 134 89 258 237 27.809 16.382 -41,1

Totale ~
grandi comuni 318 211 607.861 478.217 16.650 13.755 491 658 9.021 14.037 11.290 12.740 896.582 761.461 -15,1

~
2.607

tJj
Aosta 1 0 1.422 1.375 14 8 6 3 68 113 67 64 2.281 14,3 @

Balzano 2 2 5.616 4.284 69 44 7 9 70 142 180 122 7516 6.400 -14,9 Z
::J

Trento 2 2 2836 3.275 30 41 3 3 109 100 103 123 4.348 4.833 11,1 S2
Trieste 3 3 6.941 6.911 51 73 8 7 127 188 167 145 9.932 10.888 9,6 <
Perugia 1 2 4.676 5339 39 59 5 4 86 130 110 182 5.984 6998 16,9 :::j

>
Ancona 1 1 2.810 1.802 28 28 5 7 108 145 131 104 4501 4.112 -8,6 co
L'Aquila 1 1 1510 1.226 13 12 5 2 50 74 29 58 2.116 2.300 8,7 -e

0
Campobasso 2 1 1.289 1.038 8 7 5 13 44 81 29 27 2518 2.375 -5,7 §
Potenza 3 1 1.125 1.244 12 10 14 5 24 142 15 35 1.951 2.819 44,5 o

::I:
Catanzaro 4 2 2.741 2.420 20 19 15 22 115 282 50 43 4551 4562 0,3 co

r<
0

Totale o
>

altri capoluoghi 19 14 30.965 28.913 282 301 72 75 799 1.395 880 901 45.697 47.892 4,8 ~
di regione Zco

638.826 507.130 562 13.641 942.279 809.353 -14,1
r<

Totale 23 citta 337 225 16.932 14.055 733 9.820 15.431 12.170 r<co

Totale o
capoluoghi 567 346 910.393 765.403 21.289 18.225 1.283 1.547 17.549 25.898 20.145 22.491 1.358.399 1.242.600 -8,5 ~
di provincia Z

8
Italia 1.554 941 1.538.7631.366.745 34.822 30.684 3.009 3.449 35.004 48.973 36.647 39.233 2.449.955 2.326.170 -5,1 o

~ ::J
0 Fonte: Istat, Statistiche della delittuosita >-i
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Tavola 8.11 - Delitti denunciati all'Autorfta giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri
e dal Corpo della Guardia di finanza per tipo di comune - Anni 1990-1997 (percentuali su
medie annue quadriennali)

CAPOLUOGHI Dr PROVINCIA
DELITTI TOTALE Dr CUI CAPOLUOGHI Dr REGIONE Altri comuni ltalia

Totale Grandi comuni Altri capoluoghi non capoluoghi
di regione

OMICIDI VOLONTARI
Media 1990-1993 36,5 21,7 20,5 1,2 63,5 100,0
Media 1994-1997 36,8 23,9 22,4 1,5 63,2 100,0

FURTI
Media 1990-1993 59,2 41,5 39,5 2,0 40,8 100,0
Media 1994-1997 56,0 37,1 35,0 2,1 44,0 100,0

RAPINE
Media 1990-1993 61,1 48,6 47,8 0,8 38,9 100,0
Media 1994-1997 59,4 45,8 44,8 1,0 40,6 100,0

ESTORSIONI
Media 1990-1993 42,6 18,7 16,3 2,4 57,4 100,0
Media 1994-1997 44,9 21,3 19,1 2,2 . 55,1 100,0

TRUFFE
Media 1990-1993 50) 28,1 25,8 2,3 49,9 100,0
Media 1994-1997 52,9 31,5 28,7 2,8 47,1 100,0

SPACCIO DI STUPEFACENTI
Media 1990-1993 55,0 33,2 30,8 2,4 45,0 100,0
Media 1994-1997 57,3 34,8 32,5 2,3 42,7 100,0

TUTTI I DELITTI
Media 1990-1993 55,4 38,5 36,6 1,9 44,6 100,0
Media 1994-1997 53,4 34,8 32,7 2,1 46,6 100,0

Fonte: Istat, Statistiche della delittuosita

capoluoghi di regione. In controtendenza si collo
cano le citta piccole e medie: Potenza (+44,5% nel
periodo 1993-1997), Perugia (+16,9%), Aosta
(+14,3%) ed inoltre, con incrementi percentuali
inferiori, Trento, Trieste, L'Aquila e Catanzaro.

Considerando le dinamiche relative ad alcuni
delitti, nel periodo 1993-1997, appare significati
va la riduzione del numero di omicidi volontari in
particolare a Palermo, Catania, Napoli e Roma.
Contrariamente alla tendenza generale di segno
negativo, il numero dei furti aumenta, soprattutto
per i borseggi, per quelli negli appartamenti e
nei negozi, a Trento, Verona e Potenza; la ridu
zione pili significativa si registra (intorno al 50%)
a Catania e Cagliari. Per le rapine l'incremento e
particolarmente sensibile a Bologna, Perugia e
Trieste, mentre esse risultano in forte diminuzio
ne a Catania. Quanto ai delitti con una tendenza
complessiva all'aumento, le estorsioni crescono
in particolare a Genova, Torino e Napoli (con
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percentuali di incremento intorno al 60%), men
tre risultano in diminuzione soprattutto in alcuni
piccoli centri come Potenza, L'Aquila e Aosta.
Per le truffe, l'incremento e abbastanza genera
lizzato, con l'eccezione di Palermo, Cagliari,
Verona e Trento; esse sono pili che raddoppiate
a Potenza, Catanzaro, Milano e Bolzano. Infine, i
delitti connessi agli stupefacenti mostrano le pili
elevate percentuali di aumento in citta piccole e
medie, Potenza, L'Aquila e Perugia, rna anche a
Verona.

8.2.3 La gravitit dei reati nei centri metro
politani

Malgrado la diminuzione del livello dei delitti
denunciati nei grandi comuni negli ultimi anni, la
maggiore diffusione dei fenomeni criminosi
negli agglomerati urbani, rispetto agli altri conte-
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sti abitativi, rappresenta una caratteristica conso
lidata nel tempo e comune a molti paesi.
Un'attenta osservazione del tipo di delitti com
messi sul territorio e della loro diversa gravita
permette di meglio definire la situazione della
criminalita dei grandi comuni: le realta insediative
ad elevato grado di urbanizzazione, tranne alcune
eccezioni, vedono sviluppare fenomeni di
microcriminalita e in minor misura la criminalita
grave. Quest'ultima tende invece a distribuirsi
sull'intero territorio.

Nel 1997 sono stati aperti da parte della magi
stratura ordinaria procedimenti per circa 2 milio
ni e 856 mila delitti commessi in Italia. Di questi
circa 1 milione e 517 mila (il 57,3%) sono stati
commessi nelle province dei grandi comuni, di
cui circa 1 milione e 564 mila (il 39,6% dei delitti a
livello nazionale) nei grandi comuni stessi (Tavola
8.12). In generale i delitti sono concentrati nei
comuni capoluogo di provincia (circa il 57%). Cia
si e verificato in modo pili marcato nei grandi
comuni, dove si concentra il 750/0 dei delitti
denunciati.

Pure i quozienti di criminalita mostrano una
maggiore incidenza dei fenomeni criminosi nei
centri metropolitani, con un rapporto di 1,3

rispetto alla media nazionale. Per il complesso
delle 13 province 10 squilibrio tra comuni capo
luogo e altri comuni e dell'ordine di 4 a 1, pili
accentuato di quanto si verifichi a livello naziona
le, dove 10 squilibrio e dell'ordine di 3 a 1. La
concentrazione dei delitti nei comuni capoluogo
risulta particolarmente evidente per le province
di Torino, Roma, Genova, Firenze, Bologna e
Napoli.

Tra i capoluoghi, i valori pili elevati del quozien
te risultano a Torino, Roma, Firenze, Napoli, Mila
no, Bologna; quelli pili bassi sono stati invece regi
strati a Bari, Catania e soprattutto a Cagliari e Paler
mo. In proposito occorre considerare che, nelle
ricche realta insediative del Centro e del Nord del
paese (fa eccezione la citra di Napoli), vi e un mag
gior numero di delitti di lieve 0 media gravita (fur
to, truffa, ricettazione, emissione di assegni a vuo
to, lesioni eccetera), mentre nelle citra del Sud si
concentrano i relativamente pochi reati gravi
commessi nel paese.

Quest'ultimo aspetto puo essere approfondi
to considerando la cosiddetta pena media editta
le che, per ciascun delitto, e calcolata sulla base
della pena massima e minima prevista dal codice
penale 0 dalle leggi speciali rilevanti in materia

Tavola 8.12 - Delitti denunciati per i quali I'Autorlta giudiziaria ha iniziato l'azione penale nelle pro
vince alle quali appartengono i grandi comuni - Anno 1997

PROVINCE

Torino
Milano
Venezia
Verona
Genova
Bologna
Firenze
Roma
Napoli
Bari
Palermo
Catania
Cagliari

Grandi comuni

Italia

Fonte: Istat, Statistiche della criminalita,
(a) Nei capoluoghi di provincia.
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DELIITI QUOZIENTI DI CRIMINALITA (per 10 mila abitanti)

Numero di cui nel Capoluogo Altri comuni Totale
capoluogo (%)

186.451 90,4 1.838 137 839
253.070 60,5 1.174 413 680

51.143 48,6 842 504 626
49.907 48,4 892 437 580
60.816 89,5 837 233 658
51.979 70,1 948 296 571
82.687 70,1 1.526 432 869

472.859 92,0 1.642 330 1.247
219.637 61,1 1.290 412 705

59.084 40,2 710 287 377
25.155 65,8 241 155 202
41.417 51,8 627 265 378
12.923 38,7 290 132 168

1.564.128 73,8 1.226 327 713

2.856.023 57,3 (a) 937 305 497
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11 coinvolgimento dei Comuni nelle politiche della sicurezza
11 tema della sicurezza delle

citta, fino a11994 generalmente
assente nei documentiprogram
matici predisposti per le elezio
ni amministrative, edivenuto ne
gli ultimi anni uno dei principali
argomenti sui quali sipolarizza
il confronto elettorale locale,
soprattutto ma non solo nei
grandi centri. Indubbiamente,
l'introduzione dell'elezione di
retta del sindaco ha fortemente
incoraggiato l'emersione di una
domanda di sicurezza indiriz
zata verso i governi locali. 11pri
mo cittadino viene considerato
come il rappresentante dell'in
sieme dei bisogni della citta, an
che allorcbegli strumenti per af
jrontare i problemi non sono
nella suapiena disponibilita; egli
diventa l'interlocutore anche dei
sempre piu manifesti sentimenti
di insicurezza soggettiia, ali
mentati dalla visibilita nel conte
sto urbano di soggetti sociali
marginali e di diffusi comporta
menti problematici 0 percepiti
come tali (dall'accattonaggio
agli schiamazzi, dall 'abusioismo
commerciale al uandalismo),
che vengono in generale asso
ciati al concetto di "microcrimi
nalitd".

11 riconoscimento del nuovo
rilievo politico e dei nuovi pro
fili problematici del tema della
sicurezza ha indotto, quindi,
numerose arnrninistrazioni 10
cali a considerare lepossibilitd
di intervento in questa ambito,
operando in almeno due dire
zioni: da un lato, attraverso
l'aouio di una serie diffusa di
iniziative sperimentali in ambiti
istituzionali di competenza del
comune, come l'urbanistica e
1'illuminazione, i trasporti e la
manutenzione, le politiche so
ciali e di integrazione dei citta
dini stranieri, con la finalitd di
promuovere rnigliori condizioni
di sicurezza per i cittadini; in
secondo luogo, ricercando un
nuovo rapporto di colla bora
zione con gli organi statali del
la pubblica sicurezza operanti
sul territorio, attraverso 10
strumento del protocollo d'in
tesa tra sindaco/i e prefetto,
con obiettivo di sperimentare
"nuote modalita di relazionefi~
nalizzate alla realizzazione di
iniziative coordinateper un go
verno complessivo della sicu
rezza delle cittd ". Nel corso
del 1998, dopo la firma del pri
mo protocollo d'intesa a Mo-

dena il 9 febbraio alla presen
za del ministro dell'Interno, so
no state realizzate analoghe
iniziative in altre 37 realtd 10
cali (Tavola 8.14). In genere,
tali documenti prevedono di
versi livelli di collaborazione,
riguardanti tra l'altro. 10 scam
bio di informazioni, valutazioni
e indicazioni sulle situazioni di
criticitd esistenti sul territorio e
sulle strategie di intervento at
tuate dalle forze dell'ordine e
dal comune, il coordinamento
dell'azione del Corpo di poli
zia municipale con le Forze
dell'ordine, talvolta con l'attri
buzione al primo di cornpiti di
vigilanza e presidio presso gli
istituti scolastici e i parcbi cit
tadini; la realizzazione di ini
ziative di formazione comuni
alle Forze di polizia e agli ope
ratori comunali sui problemi
del governo della sicurezza.

Una ricognizione sistemati
ca sulle politiche di governo
della sicurezza sviluppate per
iniziativa delle citta italiane e
stata recentemente effettuata
nell'ambito di un'indagine pro
mossa dalprogetto "Citta sicu
re" della Regione Emilia Roma
gna e rivolta ai sindaci, agli as-

Tavola 8.14 - Comuni e Prefetture che hanno sottoscritto protocolli d'intesa in materia di governo
della sicurezza - Situazione al4 dicembre 1998

RlPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Nord

Centro

Mezzogiorno

COMUNI E PREFEITURE

Modena, Bergamo, Montebelluna/Prefettura di Treviso, Rimini, Trento,
Vicenza, Milano, Torino, Bologna, Ferrara, Novara, Trieste, Padova,
Riccione/Prefettura di Rimini, Ventimiglia/Prefettura di Imperia, Biella,
Asti, Vercelli, Cremona

Prato, Versilia (Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei marmij/Pre
fettura di Lucca, Perugia, Ancona, Firenze, Macerata

Taormina/Prefettura di Messina, Napoli, Cagliari, Catania, Vittoria/Pre
fettura di Ragusa, Palermo, Siracusa, Cosenza, Bari, L'Aquila, Teramo,
Crotone
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sessori competenti per la ma
teria e ai comandanti della Po
lizia municipale. Da un 'analisi
dei primi dati provvisori relati
vi a 11 dei 13 grandi comuni
(mancano Ie notizie relative a
Venezia e Palermo), risulta
un 'attenzione a largo spettro
per le molteplici problematiche
inerenti alia sicurezza dei cit
tadini (Tavola 8.15). Injatti, gli
interventi attivati da tutte le
amministrazioni comunali nel
1998 riguardano sia jenomeni
di specifica rilevanza penale
sia condizioni di disagio socia
Ie e di degrado che incidono
sulla oioibilua del territorio. Le
problematiche di quest'ultimo
tipo sono quelle maggiormente
presenti nell'agenda degli inter
venti comunali. Tutti gli 11 co
muni hanno messoin campo in
terventi per affrontare il de
grado urbano, concentrati in al
cune aree 0 riguardanti aspetti
come l'illuminazione e i parchi
pubblici. Pressocbe generaliz
zata e anche l'attenzione per

la piaga della tossicodipenden
za e quella per i problemi di
marginalita sociale, inerenti so
prattutto alia presenza di zin
gari e nomadi, di immigrati
clandestini 0 irregolari e di
persone senza fissa dimora.
Quanto ai jenomeni di inciotlta,
come ad esempio gli atti di
vandalismo, i danneggiamenti
delpatrimoniopubblico ed i ru
mori molesti, edegno di nota il
jatto che essi sono oggetto di
programmi di prevenzione e in
tervento soprattutto nel Cen
tro-Nord. Va rilevato, infine,
che anche la questione della si
curezza di genere rientra a
pieno titolo ira i settori di
azione del govemo locale in
molte ciita, specificamente per
affrontare il problema delle
molestie e violenze sessuali.

La strumentazione adotta
ta per jar fronte ai diversi
problemi risulta ovviamente
molto variegata. Alcune tipo
logie di intervento particolar
mente diffuse comprendono

attiuitd come ilpattugliamento
del territorio, i servizi di aiuto
aile vittime, gli interventi di ar
redo urbano, l'azione di ope
ratori di strada, le campagne
di injormazione, il raccordo
con altri enti. Per assicurare
una gestione coordinata di
queste attiuitd, sei grandi co
muni (Roma, Milano, Napoli,
Torino, Bologna e Catania)
hanno anche istituito un pro
getto complessivo sulla sicu
rezza urbana con una pro
pria dotazione finanziaria e
di personale. Generalmente,
tale struttura si colloca aile
dipendenze del Sindaco 0 di
un Assessore e opera tra
sversalmente rispetto ai set
tori dell'amministrazione co
munale, ponendosi anche co
me interfaccia rispetto ai
principali attori esterni della
prevenzione e del controllo
del territorio (Forze dell 'ordi
ne, associazioni di volonta
ria to, scuole, servizi tossico
dipenderize delle ASL).

Tavola 8.15 - Interventi attivati dai grandi comuni (a) in materia di sicurezza urbana, per settore
di intervento - Anno 1998

SETIORE OJ INTERVENTO

GRANDI COMUNI Furti Criminalita Reati
organizzata finanziarie

amministr.

Tossicodi- Atti di Marginalita Degrado Molestie e Prostituzione Violenze
pendenza incivilta sociale urbano violenze di strada razziali

sessuali

Torino v v v v v v v v v v
Milano v v v v v v v v v
Verona v v v v v v
Genova v v v v v v
Bologna v v v v v v v v v v
Firenze v v v v
Roma v v v v v v v v v v
Napoli v v v v v v v v v v
Bari v v v
Catania v v v v v v
Cagliari v v v

Totale 6 7 7 10 8 9 11 8 7 4

Fonte: Refiione Emilia-Romagna - Pro~tto Citra sicure, Ricerca sullo sviluppo delle politiche di governo della sicurezza per iniziativa
de e citra e re~oni italiane (ela orazione Istat su dati provvisori)

(a) Mancano i dati di enezia e Palermo.
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penale. La pena media edittale consente di "pesa
re" i differenti delitti in funzione della diversa
pericolosita 0 gravita ad essi attribuita, a livello
teorico, dalla legge: essa puo quindi rappresenta
re il metro con cui misurare il fenomeno della
criminalita anche a livello qualitativo, oltre che
quantitativo.

A tale fine, si e proceduto alla classificazione
dei delitti in tre classi di gravita: pena media
edittale compresa tra 0 e 4 anni (che e costituita
dal gruppo pili numeroso di delitti tra cui i furti
semplici ed aggravati), tra 4 e 20 anni (per delitti
quali l'associazione di tipo mafioso, il sequestro
di persona, la violenza sessuale, l'estorsione) e
pari a 20 anni e pili (strage, omicidio volontario
eccetera).

I quozienti di criminalita per classi di gravita dei
delitti (Tavola 8.13 e Figura 8.1) mostrano come il
fenomeno si presenti in modo pili acuto nei capo
l.ioghi di provincia. Cia e vero a livello nazionale
ed .n rnisura ancora maggiore per le province dei
granc'i comuni. Si presentano, inoltre, alcune dif
ferenze tra il Nord e il Mezzogiorno: Torino,
Roma, Firenze, Milano sono risultati nel 1997 i
capoluoghi pili a rischio di criminalita "Iieve". Bari,

Catania, Napoli e Genova i capoluoghi interessati
da atti criminosi pili gravi. Quanto ai restanti
comuni della provincia, pili a rischio di microcri
minalita sono risultati quelli delle aree di Venezia,
Verona, Firenze, Milano e Roma. Quelli dove si e
concentrato il maggio numero di delitti gravi per
abitante i comuni dei circondari di Catania, Paler
mo, Napoli e Cagliari.

Va comunque considerato che soprattutto nel
caso dei reati di minore gravita, l'incidenza del
"sommerso" potrebbe alterare notevolmente le
evidenze precedenti.

Tavola 8.13 - Quozienti di cr-lmmaltta per classi di gravita dei delitti (pena prevista), nelle province aIle
quali appartengono i grandi comuni - Anno 1997 (delitti per i quali e iniziata l'azione pena
le per 10 mila abitanti)

DA 0 a 4 ANNI DA 5 a 20ANNI OLTRE 20 ANNI
PROVINCE Capoluogo Altri comuni Capoluogo Altri comuni Capoluogo Altri comuni

Torino 1.672,2 120,4 165,7 16,2 0,3 0,3
Genova 791,0 216,9 45,3 15,7 0,5 0,3
Milano 1.065,4 390,1 108,6 22,8 0,4 0,2
Venezia 797,9 465,6 44,2 38,8 0,1 0,0
Verona 844,5 416,1 46,8 20,6 0,3 0,3
Bologna 902,0 284,7 45,8 10,9 0,2 0,1
Firenze 1.419,5 393,9 106,8 37,9 0,1 0,2
Roma 1.574,5 309,3 67,4 20,9 0,4 0,2
Napoli 945,8 280,4 343,7 130,7 0,8 0,4
B'1ri 645,0 258,4 63,8 28,0 1,3 0,2

Pa.errno 168,0 124,6 72,0 29,5 0,5 0,8
Catania 553,7 238,2 72,5 26,1 1,0 0,8
Cagliari 232,6 105,6 56,5 26,6 0,5 0,3

Grandi comuni 1.114,5 285,3 111,3 41,6 0,5 0,3

ltalia 854,1 274,5 82,4 30,0 0,4 0,2

Fonte: [stat, Statistiche della criminalita
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Figura 8.1 Quozienti di crtmlnallta per classi di gravita dei delitti (0-4 anni, 20 anni e pili), nelle provin
ce aIle quali appartengono i grandi comuni - Anno 1997 (delitti per i quali e iniziata I'azione
penale per 10 mila abitanti)

daOa4anni

• Capoluogo
c:I Altn cornuni

Fonte: Istat, Statistiche della cnmmalita

8.3 Riforme amministrative e poIitiche Ioca
Ii: l'apertura ai cittadini

La qualita della vita nelle citra non puo essere
valutata solamente considerando l'ambiente e la
sicurezza; essa e determinata anche da quanto la
gestione del territorio e dei servizi sia "amichevo
Ie", meno burocratizzata e semplificatrice.

La consapevolezza da parte dei cittadini dei
propri diritti e aumentata negli anni e COS! anche la
cornplessita della vita quotidiana; sempre meno
sono tollerate scarsa attenzione e insoddisfacente
qualita e accessibilita ai servizi pubblici. A fronte
di maggiori livelli di flessibilita nell'organizzazione
dei tempi di vita da parte dei cittadini emerge la
necessita crescente di risposte efficaci da parte
della pubblica amministrazione.

Sulla linea di una maggiore efficienza e della
centralita del punto di vista del cittadino, si muo
vono le riforme degli ultimi anni e le politiche di
gestione adottate da numerose istituzioni,
soprattutto locali, che hanno, spesso con succes
so, anticipato i processi di riorganizzazione e di
semplificazione delineati dallegislatore negli ulti
mi tempi.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998

20 anni e pili

Delitti per 10 mila abitanti
5

.Capo[uogo
ClIAltri comuni

Tra i provvedimenti varati nel 1998 vanno
ricordati il DPR 20 ottobre 1998, n. 403 che ha pre
visto la semplificazione e la razionalizzazione di
alcuni procedimenti e l'ampliamento della possibi
lita di utilizzazione dell'autocertificazione; la legge 16
febbraio 1998, n. 191 che ha fissato il principio che
la promozione dello sviluppo economico e della
ricerca applicata - pur definiti interessi pubblici
primari - incontrano pero un limite, nel rispetto
oltre che della salute, della sicurezza pubblica e
dell'ambiente, anche dei diritti fondamentali
dell'uomo e delle formazioni sociali dove si espri
me la sua personalita, In tal modo, viene posto un
limite all'azione del potere pubblico e, quindi,
ampliata la sfera di autonomia dei singoli. La tutela
degli interessi collettivi ha trovato un ulteriore
importante riscontro nell'approvazione della legge
30 luglio 1998, n. 281 sulla disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti. Di particolare rilievo e
infine il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, sul decentra
mento amministrativo, che dovrebbe essere com
pletato dalla riforma dei ministeri, in via di defini
zione. Tale decreto trasferisce compiti e funzioni
agli enti locali e avvicina il govemo di alcune attivita
ai cittadini ed alla collettivita destinataria delle stesse.
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Di pari passo con 10 sviluppo delle riforme
amministrative una particolare vivacita e espressa
da parte dei governi locali. Alcune istituzioni han
no preso in considerazione la semplificazione
amministrativa e le politiche dei tempi ben prima
che le riforme amministrative le prevedessero.
Basti pensare alle esperienze pilota di Bologna e
Catania, fin dalla fine degli anni '80, per quanto
riguarda gli uffici relazioni con il pubblico, alle
sperimentazioni condotte a Modena sul terreno
dei tempi e orari della citra. Particolare originalita
dimostra, inoltre, l'iniziativa del comune di Napo
li che ha attivato la possibilita di ottenere certifica
ti comunali, di pagare tributi e sanzioni ammini
strative e di acquistare biglietti per eventi teatrali,
culturali e sportivi presso le ricevitorie del lotto.
Caso questa in cui si e cercato di ridurre le distan
ze tra cittadino ed ente locale attraverso l'utilizzo
di luoghi molto frequentati e caratteristici della
realta partenopea. La varieta e la ricchezza delle
esperienze realizzate testimoniano una attenzione
degli enti locali nel settore delle politiche connes
se alla qualita della vita.

Di fronte ad una pubblica amministrazione che
si prepara a diventare pili snella ed efficiente, le
politiche di semplificazione e di razionalizzazione
delineate dalle riforme amministrative e 10 stesso
decentramento potranno rivelarsi tanto pili effi
caci quanto pili i rispettivi livelli di governo, cen
trale e locale, sapranno impegnarsi per "gestire il
cambiamento" e quanta pili sapranno considerare
nella politica attiva le specifiche esigenze dei citta
dini.

8.3.1 Politiche di gestione dei tempi e
degli orari della citta

Nell'ultimo decennio si sono verificati rilevanti
mutamenti in campo sociale ed economico. I
processi di riorganizzazione del lavoro connessi
all'evoluzione tecnologica, le modificazioni del
mercato, la crescita del lavoro femminile hanno
fatto venire meno i ritmi di vita consolidati e diffu
si. Questi cambiamenti, unitamente ad una mag
giore consapevolezza, da parte dei cittadini, dei
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propri diritti, hanno determinato una crescente
attenzione alla vita quotidiana e alla sua gestione. Su
queste basi si e sviluppato il dibattito sulle politi
che dei tempi (si e gia ricordata l'iniziativa pionie
ristica di Modena in materia di orari cittadini, pro
mossa a partire dal 1987) che hanno dato luogo ad
esperienze molto eterogenee, rna in linea di mas
sima riconducibili ad una pianificazione basata su
un accordo tra soggetti pubblici e privati nel Quale
le parti coinvolte si fanno portatrici dei propri
bisogni e si rendano disponibili a mediarli con
quelli altrui.

Le mutate esigenze dei cittadini sono state rece
pite a livello legislativo da una serie di normative,
tra Ie quali si distingue per la sua importanza la leg
ge n.142/1990 che, all'articolo 36, attribuisce al sin
daco funzioni di "coordinamento degli orari degli
esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche
degli orari di apertura al pubblico degli uffici peri
ferici delle amministrazioni pubbliche". La forte
spinta al decentramento ed alla riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, indotta da que
sta e dalle successive normative (legge n.241/1990,
d.lgs 29/1993, legge n.59/1997, legge n.127/1997,
d.lgs 112/1998, DPR n.403/1998), ha dato luogo a
soluzioni molto diverse.

Le iniziative istituzionali intraprese, pur nella
pluralita delle soluzioni adottate, sono accomuna
te da linee di fondo: la modifica e l'ampliamento
degli orari, per renderli pili rispondenti alle esi
genze dei cittadini; l'informatizzazione, per favo
rire la circolazione delle informazioni tra ammini
strazioni pubbliche; il decentramento del servi
zio, per ridurre gli spostamenti obbligati in alcune
zone della citra fornendo soluzioni alternative; la
razionalizzazione dei servizi, con il recepimento
delle semplificazioni previste dalle leggi Bassanini
e l'apertura di sportelli polifunzionali. Due gli
approcci realizzativi: da una parte una profonda
riorganizzazione dell'amministrazione comunale
con la costituzione di strutture aventi il compito di
progettare e realizzare politiche in tema di tempi
e orari, dall'altra iniziative effettuate in un'ottica
pili limitata e contingente.

Tra le politiche ad ampio raggio si colloca la co
stituzione di un "Ufficio tempi", situato in maniera
diversa all'interno dell'amministrazione nei vari
comuni, 0 quella di altri organismi variamente de
nominati (Comitato interassessoriale, Comitato
tecnico-scientifico eccetera); per approcci pili
circoscritti, spesso correlati al minore peso de-
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mografico delle citta, sono state invece utilizzate
strutture gia esistenti: generalmente gli assessorati
al traffico, al commercio oppure al personale.

Lo strumento pili importante che permette di
conoscere a livello nazionale la documentazione
delle iniziative promosse in tema di tempi e orari
e costituito dall"'Osservatorio sui tempi delle
citta", attivo presso il Centro donna del comune di
Venezia che contiene Ie esperienze di oltre 100
citra impegnate concretamente nell'attuazione di
politiche dei tempi: al momento, i progetti realiz
zati 0 in fase di attuazione risultano essere circa
500. Pili sensibili alle politiche sociali sembrano le
citta del Centro e del Sud; le ridefinizioni urbani
stiche, i PRO (piani regolatori degli orari), le modi
fiche degli orari delle amministrazioni e delle
organizzazioni private interessano maggiormente
i comuni dell'ltalia centrale; l'innovazione nella
comunicazione tra comune e cittadini e invece
peculiarita dei centri del Nord-ovest e di quelli del
Nord-est, impegnati pili degli altri anche nelle
innovazioni organizzative delle amministrazioni
pubbliche e nella ridefinizione delle politiche
riguardanti traffico e spostamenti (Figura 8.2).

L'analisi delle iniziative realizzate consente di
notare una forte attenzione alle politiche dei tem
pi da parte dei grandi comuni. "Milano aperta
d'agosto", "Antiquari nella Genova antica", la
"Consulta per i tempi e la qualita della vita urbana e

per le pari opportunita tra donna e uomo" di
Venezia, l'assistenza, nel comune di Roma, agli
anziani rimasti soli nel periodo estivo da parte di
giovani volontari, l'armonizzazione nel territorio
comunale di Napoli degli orari di apertura dei
negozi, delle scuole e degli uffici periferici della
Stato, "Palermo apre le porte: la scuola apre un
monumento" sono soltanto alcune delle proposte
fatte dalle amministrazioni locali per garantire al
cittadino una vivibilita maggiore della citta.
Apprezzabili sono anche gli sforzi dei comuni
con minore ampiezza demografica. Le modifiche
degli orari di sportello in atto a Trento e Bolzano,
il "Patto per la mobilita per la zona produttiva di
Bolzano sud", la consulta dei tempi che opera nel
comune di Ancona dimostrano che il problema
della gestione dei tempi comincia a suscitare
I'attenzione anche di realta locali pili piccole
(Tavola 8.16).

Ulteriori informazioni sulle politiche dei tempi
si possono desumere da un'indagine realizzata
dall'Istat nei grandi comuni e in altri capoluoghi di
regione. Il 63,6% delle amministrazioni, prima di
procedere a qualsiasi intervento, ha svolto indagini
prelirninari 0 mappature al fine di conoscere le
opinioni e le preferenze dei cittadini, anche per
avere indicazioni di orari altemativi rispetto a quelli
in vigore. Questo approccio e stato utilizzato

Figura 8.2 - Comuni per tipo di misure adottate nell'ambito delle politiche dei tempi delle citra e
ripartizione - Situazione a131 dicembre 1998 (per 100 comuni della stessa ripartizione)

Innovazione comunicazione Comune-cittadini

Innovazioni organizzative amministrazioni pubbliche

Modifiche orad crganizzazioni private

Modifiche orari amministrazioni

Trasporti/spostamenti

Ridefinizioni urbanistiche - PRO

Pelitiche sociali
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• Nord-aves! Ed Nord-est II Centro II Mezzogiomo

Fonte: Comune di Venezia - Centro donna, Osservatorio sui tempi delle citra
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Tavola 8.16 - Iniziative avviate in tema di tempi e orari nei grandi comuni e in altri comuni capoluogo
di regione - Situazione al 31 dicembre 1998

Comune

Torino

Milano

Genova

Venezia

Verona

Bologna

Firenze

Roma
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Principaliiniziative realizzate

-Pubblicazione della guida ai servizi "Torino en.
- Riorganizzazione e ampliamento dell'Ufficio tempi
- Banche del tempo in collaborazione con altri soggetti su progetto delle parti politiche.

-Tavolo progettuale del commercio coinvolgente l'Amministrazione comunale, i rappresentanti di categoria,
i sindacati di categoria, Ie associazioni dei consumatori. Tale iniziativa esiste da due anni e ha portato alla defi
nizione del piano degli orari di apertura e chiusura dei negozi.
-"Milano aperta d'agosto": iniziativa di tipo informativo che prevede la pubblicazione di una guida per i cit
tadini sui servizi della citra aperti nel mese di agosto.
- Banche del tempo in diretta dipendenza dalle politiche dei tempi comunali.

-Nell'estate 1997 e stata pubblicata ed inviata ad ogni famiglia una guida ai servizi.
-Progetto "Antiquari nella Genova antica"; iniziativa inerente il settore del commercio per incentivare i'aper-
tura dei pubblici esercizi, dei ristoranti, degli esercizi commerciali del centro storico nelle giornate festive.
-Collaborazione tra amministrazione, ferrovie, servizi autobus, provveditorato agli studio Sperimentazione
della diversificazione degli orari di ingresso nelle scuole medie superiori di una parte della citra per risolvere
il problema del sovraffollamento dei mezzi pubblici nell'orario 8.00-9.00 del mattino. Somministrazione di
un questionario agli studenti per rilevare tempi e modalita di spostamento.
-Nel 1997 il Comune ha elargito un contributo economico per l'avvio e la promozione di quattro banche del
tempo coordinate dal Comune stesso con il coinvolgimento della Provincia.
-Aggiornamento dell'Archivio tempi delle citra presso l'Osservatorio delle politiche dei tempi del Centro
Donna, attraverso indagine telefonica e raccolta di materiale cartaceo relativo aile iniziativc effettuate da vari
comuni italiani nell'ambito delle politiche dei tempi dal 1996 al 1998.
- Istituzione della "Consulta per i tempi e la qualita della vita urbana e per Ie pari opportunita tra donna e
uomo".
- Assunzione di una direttiva in tema di orario di lavoro circa la possibilita di considerare richieste individuali
di orario su sei giorni lavorativi, in considerazione di carichi di lavoro di cura familiare e altre necessita di con
ciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.
- Banca del tempo "Danza delle ore" gestita da una associazione in convenzione con la Pubblica amministra
zione. Banca del tempo "Auser" autonoma dalla Pubblica Amministrazione.

- In fase di elaborazione il piano regolatore degli orari.
- Banche del tempo in diretta dipendenza dalle politiche comunali.

- II nuovo Piano di regolazione degli orari della citta si pone l'obiettivo di creare Ie condizioni per una mag
giore flessibilita e coordinamento nella gestione degli orari dei servizi pubblici e privati allo scopo di favori
re una gestione migliore dei tempi destinati all'attivita lavorativa, alla cura delle persone, alla vita di relazione,
alla crescita culturale.
- Area servizi di cura: dare tempo aile famiglie impegnate in compiti di cura; flessibilita degli orari di fruizio

ne dei nidi d'infanzia e delle scuole materne; apertura pomeridiana delle scuole elementari e degli isrituti sco
lastici.

- Area accesso ai servizi/uffici pubblici: Centro Servizi CUP 2000; coordinamento ed omogeneizzazione degli
orari di apertura al pubblico negli uffici pubblici della citra, apertura delle biblioteche in orario serale.

- Area commercio/pubblici esercizi: ampliamento degli orari di vendita degli esercizi commerciali; apertura
festiva, serale e notturna programmazione della chi usura per ferie nel periodo estivo.

- Area della mobilita: analisi del rapporto tra scansione temporale degli orari della citta e domanda di mobi
lita; differenziazione degli orari di ingresso e di uscita delle scuole me die superiori; sperimentazione dell'uti
lizzo di mezzi di trasporto collettivo per la rnobilita casa-scuola; sperimentazione di forme di telelavoro.

- Area della solidarieta, sussidiarieta, reciprocita: lab oratorio e creazione di banche del tempo.

- Desincronizzazione dell'apertura delle scuole con l'attivazione di servizi pre e post scuola in collaborazione
con il Provveditorato agli Studi allo scopo di incidere positivamente sui traffico cittadino e venire incontro aile
esigenze di organizzazione delle famiglie.

- Istituzione di una consulta permanente sugli orari della citra.
-Nell'ambtto del progetto sperimentale "Roma on-line" CIa rete civica di Rorna), l'Ufficio tempi e orari ha
realizzato uno spazio informativo relativo a iniziative ed orari di uffici e servizi comunali.
-Nei periodi estivi l'Ufficio tempi predispone un servizio di informazione sugli esercizi di prima necessita
aperti nel mese di agosto e un servizio realizzato con la collaborazione di volontari selezionati per un'assi
stenza leggera ad anziani rimasti soli nel mese di agosto.
<Info orari e Info Anagrafe: predisposizione di un servizio di risposta telefonica automatica. II sistema forni
see indicazioni sugli orari di apertura degli uffici comunali e sulle pratiche anagrafiche guidando il cittadino
fino all'informazione desiderata.
-Nell'anno 1997 e stato realizzato "il giovedi del cittadino", giorno in cui gran parte degli uffici pubblici rima
ne aperta per un arco orario pili lungo.
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Segue: Tavola 8.16 - Iniziative avviate in tema di tempi e orari nei grandi comuni e in altri comuni
capoluogo di regione - Situazione al31 dicembre 1998

Comune

Napoli

Bari

Palermo

Catania

Cagliari

Bolzano

Trento

Trieste

Ancona

Perugia

L'Aquila

Potenza

Catanzaro

Principali iniziativerealizzate

-Armonizzazione nel territorio comunale degli orari di apertura dei negozi, delle scuole e degli uffici penfe
rici dello Stato

- Istituzione con delibera del Consiglio comunale di una commissione per i tempi.
- Banche del tempo in collaborazione con altri soggetti.

-L'Assessorato alle politiche educative in collaborazione con le scuole organizza l'iniziativa "Tempo d'estate":
aleune scuole restano aperte nel mese di luglio e in esse vengono organizzate varie attivita ludiche.
-"Laboratori pomeridiani": all'interno delle scuole vengono organizzati vari laboratori (informatica, teatro,
sport) in cui i bambini possono gratuitamente imparare delle attivita. L'iniziativa e delle scuole e dell'Asses
sorato alle politiche educative, i fondi sono comunali.
-A cura dell'Assessorato alle politiche educative "Palermo apre lc porte: la scuola apre un monumento": nel
maggio 1998 aleuni monumenti sono rimasti aperti la domenica e i bambini hanno fatto da guide ai visitatori.

-Modtftca degli orari delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni private.
-"Posto scuola": per i problemi legati ai tempi scolastici e lavorativi si e istituito un servizio che eroga attivita
ludico-educative gestito da associazioni e cooperative. Si tratta di un rapporto del tutto privatistico.
-Esiste una banca del tempo autonoma gestita da un'associazione. Si sta cercando di attivare una banca del
tempo nelle realta dei consigli di quartiere.

-Modifica degli orari delle Amministrazioni pubbliche e innovazioni nell'organizzazione del loro lavoro:
d'estate nei mesi di luglio e agosto gli uffici delle varie circoscrizioni sono aperti anche al pomeriggio dal
luncdi al giovedi,
<Rtdcflniztone urbanistiche e modifiche dell'orario: recentemente due monumenti prima chiusi sono stati
restaurati e aperti al pubblico nei giorni di sabato pomeriggio e domenica mattina.
-"Baby parking": durante il periodo natalizio l'Assessorato ai servizi sociali predispone un gazebo posto nel
la zona principale della citta, in cui i genitori possono lasciare i loro bambini ed andare ad effettuare le com
pere.

-AlI'interno del "Patto per la mobilita per la zona produttiva di Bolzano sud "l'Ufficio tempi segue i seguenti
progetti:
- promozione del car pool
- promozione del trasporto pubblico
- ridefinizione degli orari per promuovere forme di mobilita alternative all'auto.
-"Apertura dei cortili delle scuole - Spazio aperto": modifica dell'utilizzo dei cortili delle scuole da spazio ad
uso esclusivo dell'amministrazione scolastica a spazio a disposizione della popolazione al di fuori dell'orario
scolastico.
-"Modifica degli orari di sportello": il Comune di Bolzano ha istituito a livello sperimentale il "giovedi del cit
tadino". In sede di monitoraggio e emersa l'esigenza di adottare nuovamente questo orario.

-Nel 1996 e stata istituita una consulta permanente dei tempi della citra che riunisce associazioni e rappre
sentanti delle istituzioni. Gli ambiti analizzati sono: semplificazione pratiche burocratiche; traffico, rnobilita;
orario degli esercizi pubblici e commerciali.
-Modifica degli orari delle amministrazioni pubbliche: gli sportelli comunali sono attivi con orario continua
to nella giornata di giovedi,
- Banca del tempo autonoma dalla pubblica amministrazione.
- Banca del tempo autonoma con sede fornita dal Comune.

-Nel mese di aprile 1996 il Comune ha pubblicato "Vita quotidiana e sistema degli orari della citra di Ancona"
che sintetizza i risultati delle indagini effettuate sull'accessibilita degli uffici pubblici da parte della cittadinanza.
- Istituzione di una consulta sui tempi composta dalle varie forme di associazionismo.
- Banca del tempo istituita nel 1996 in diretta dipendenza dalle politiche dei tempi comunali.

-Nel 1996 e stato istituito il nuovo piano degli orari sulla base dei risultati emersi da ricerche precedenti.
- Banche del tempo in diretta dipendenza dalle politiche dei tempi comunali.

-Ne11998 modifica degli orari dei negozi: apertura di tutti gli esercizi commerciali anche la domenica e il gio-
vedi pomeriggio.

- In via di realizzazione una banca del tempo realizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con
altri soggetti

- Apertura degli uffici comunali tutti i pomeriggi.
-Introduzione della possibilita, per i negozi, di derogare all'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Fonte: Comune di Venezia - Centro donna, Osservatorio sui tempi delle citta
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soprattutto nei comuni del Centro-nord (71,4%,
rispetto al 50% nel Mezzogiorno) e nei grandi
comuni (80%). Va comunque considerato che quasi
tutti i comuni che non hanno seguito questa iter
hanno comunque realizzato qualche intervento. Le
tipologie di uffici/negozi sulle quali si ~ concentrato
il maggior numero di richieste di cambiamento
sono gli uffici comunali (76,9%) ai quali seguono gli
esercizi commerciali alimentari tradizionali (53,8%)
e gli esercizi non alimentari tradizionali (46,1%).

Gli orari delle scuole e degli uffici comunali
sono stati al centro di numerosi interventi. Alcuni
comuni hanno sperimentato diversi orari di entra
ta ed uscita nelle scuole superiori, altri invece han
no adottato iniziative simili nelle scuole dell'obbli
go 0 negli asili nido, evidenziando cosi due obiet
tivi diversi. Nel primo caso sembra pili rilevante il
problema collettivo legato al congestionamento
mattutino del traffico, nel secondo caso risultano
maggiormente rilevanti per l'amministratore le
problematiche delle famiglie che devono accom
pagnare i figli a scuola. A supporto di quest'ultima
ipotesi va considerato che in alcune citra sono sta
ti sperimentati anche prolungamenti pomeridiani
d'orario. SuI problema degli orari scolastici risulta
no maggiormente attenti i grandi comuni, che nel
66,7% dei casi hanno sperimentato pili soluzioni
alternative; soltanto 1'11,1% dei restanti capoluo
ghi coinvolti nell'indagine, invece ha adottato ini
ziative simili. Dal punto di vista geografico, si sono
attivati il 53,8% dei comuni del Centro-nord
rispetto al 25% di quelli del Mezzogiorno.

Il 71,4% dei comuni contattati ha dichiarato di
aver modificato gli orari di apertura al pubblico dei
propri uffici, privilegiando le aperture pomeridia
ne. Le iniziative di apertura ad orario continuato, sul
modello del cosiddetto "giovedi del cittadino",
sono prerogativa esclusiva dei comuni del Centro
nord (tutti i 6 comuni che hanno adottato tale orario
sono in questa zona geografica), mentre nel Mezzo
giorno si e optato per l'orario spezzato con due
aperture pomeridiane (cosi e state fatto nei 4 comu
ni che hanno adottato iniziative in questo campo). I
grandi comuni sono risultati maggiormente attivi
rispetto agli altri capoluoghi (83,3% rispetto al 70%)
e, quelli del Centro-nord prevalgono su quelli del
Mezzogiorno (85,7% rispetto al 62,5%).

Di minore entita risultano gli interventi sugli ora
ri delle altre amministrazioni, quali Asl, uffici posta-
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li e uffici periferici delle amministrazioni centrali, a
testimoniare una certa difficolta a lavorare di con
certo tra diverse pubbliche amministrazioni. Sue
cessivamente all'adozione dei provvedimenti, 7
citra hanno condotto un'indagine per valutare il
livello di soddisfazione dei cittadini: dovunque e
emerso il favore per i provvedimenti adottati.

Un altro esempio di attenzione ai tempi dei cit
tadini e costituito dalle iniziative culturali e ricreati
ve finalizzate alla fruizione estiva delle citra. Le
manifestazioni proposte non sono legate soltanto
all'offerta tradizionale (teatro, musica e cinema)
rna risultano innovative: dalla danza alla poesia, alle
proiezioni multimediali, all'osservazione delle
stelle. In genere, le manifestazioni sono raccolte
in una "iniziativa contenitore" che comprende gli
eventi culturali dell' estate cittadina e fa si che, nel
10 stesso spazio, si proiettino film, si presentino
libri, si allestiscano spettacoli per i pili piccoli e si
possa fruire di spazi comunali resi pili accoglienti
dalla presenza di possibilita di ristorazione e
shopping. Nel 1998 sono state realizzate circa
4.600 manifestazioni estive nelle grandi citra.

8.3.2 Le banche del tempo

La riflessione sulle tematiche spazio-tempo nel
le aree urbane e metropolitane, oltre ad aver tro
vato sviluppo a livello istituzionale, ha prodotto
concrete applicazioni attraverso la costituzione di
nuove forme associative tra privati cittadini, quali le
"banche del tempo" (BdT). Si tratta di associazioni
volontarie di uomini e donne che, di fronte alla
rigidita e alla scarsita di tempo che caratterizza la
nostra societa, hanno deciso di mettere in comune
bisogni e disponibilita di ore per aiutarsi nelle pic
cole, rna innumerevoli, attivita della vita quotidiana.

Infatti, nonostante il processo di profondo
cambiamento nell'assetto della pubblica ammini
strazione, che attraverso il decentramento sta
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avvicinando sempre pili le istituzioni ai cittadini,
rimane sempre un'area di bisogni quotidiani (dalla
cura della persona alla conduzione domestica) che
non possono essere garantiti ne dal sistema pub
blico ne dal mercato e che non trovano soddisfa
zione neppure in ambito familiare. L'esigenza di
risolvere questi piccoli, rna importanti, problemi
della vita di tutti i giorni, la necessita di riorganiz
zare e migliorare la gestione dei tempi quotidiani
hanno prodotto forme di scambio solidaristico
tra cittadini dalle quali e nata l'esperienza delle
banche del tempo.

La banca del tempo nasce come luogo dove si
attua uno scambio alla pari di tempo e di presta
zioni; e una specie di "istituto di credito" dove non
circola denaro bensi la disponibilita a scambiare
prestazioni con altri. Le persone che vi aderisco
no scambiano il tempo di una propria attivita con
quello di un'attivita svolta da un altro soggetto,
risolvendo un proprio bisogno mentre soddisfa
no quello di un altro. II principio fondamentale e
quello di dare e avere, in un rapporto di recipro
cita, questa e il motivo principale per il Quale le
banche del tempo, nonostante attuino azioni di
mutuo aiuto, non si riconoscono nelle associazio
ni di volontariato. I servizi scambiati dipendono
dai bisogni e dalla disponibilita degli aderenti e
riguardano soprattutto le azioni di vita quotidiana:
dalla cura e benessere delle persone, alla custodia
dei bambini, alla cura di animali e piante, ai lavori
domestici, alle piccole commissioni.

Questo sistema di relazioni, che di fatto mota
intorno allo scambio di prestazioni, progressiva
mente ha acquisito ulteriori significati: attivando
una rete di rapporti tra persone, e divenuto stru
mento di socializzazione, di solidarieta, di contra-
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sto alla solitudine, di recupero e valorizzazione dei
tradizionali rapporti di buon vicinato. Tali finalita,
sancite dagli stessi statuti delle BdT, spiegano l'inte
resse e l'attenzione crescenti da parte delle pub
bliche amministrazioni, le quali non hanno tardato
ad inserire queste nuove iniziative nei programmi
di attuazione delle proprie politiche sociali.

In Europa, Ie prime sperimentazioni di questi
modelli di organizzazione sociale del tempo sono
state avviate agli inizi degli anni '80 prevalente
mente nei paesi di lingua francese (Francia, Svizze
ra, Belgio). In Italia, la prima associazione denomi
nata Banca del Tempo nasce a Parma nel 1991; fa
seguito quella di Sant'Arcangelo di Romagna (RN),
che risale agli inizi del 1995. Da allora, il numero e
continuamente aumentato arrivando a 160 alla fine
del 1997 e a 254 alla fine del 1998.

Questi dati si riferiscono alle banche del tempo
che aderiscono a Tempomat, l'Osservatorio
nazionale sulle banche del tempo, istituito dal
Centro di documentazione "II cittadino ritrovato"
per sostenere e promuovere la diffusione delle
associazioni "banche del tempo" in Italia. Dallo
stesso Osservatorio proviene una stima del nume
ro complessivo degli aderenti alle BdT, valutato
intorno alle 15.000-16.000 unita (sulla base di stime
derivate dai risultati di un'indagine ricognitiva che
10 stesso Osservatorio ha svolto su 142 BdT).

II dato relativo alla numerosita delle banche
del tempo e riferito al 31 dicembre 1998, per cui
tiene conto delle quindici iniziative presenti nel
comune di Roma e corrispondenti ad altrettante
circoscrizioni; esse sono state riunite in un'unica
associazione, denominata "Associazione BdT
romane", alla Quale fanno capo i referenti delle
diverse circoscrizioni (Tavola 8.17).

Tavola 8.17 - Banche del tempo attive in Italia per ripartizione geografica - Situazione al31 dicembre
1998

RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

Nord-ovest

Nord-est

Centro

Mezzogiorno

Italia

Fonte: Tempomat, Osservatorio nazionale sulle banche del tempo
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L'indagine Istat sulle banche del tempo attive da piii di due anni
L'esperienza delle banche ancora costituiti in associazio- bilitd di spazifisici dove incon-

del tempo in Italia e un feno- ne. Ciononostante, nella quasi trarsi, la possibilitd di utilizza-
rneno abbastanza recente, che totalitd dei casi (96%), Ie BdT re un telefono, una fotocopia-
si esviluppato grazie all'irnpe- si sono dotate di uno statuto trice, un personal computer.
gno delle prime BdT le quali, e/o di un regolamento interno, D'altra parte, la stessa legge
con l'appoggio delle ammini- nei quali sono sanciti i principi di riforma delle autonomie
strazioni pubbliche locali, han- del no-profit, le responsabilitd locali n.142/90 fa obbligo ai
no organizzato convegni a degli associati, le modalita comuni di sostenere e promuo-
livello nazionale ed interregio- organizzative e gestionali. vere la libera associazione.
nale per promuovere e soste- Un altro importante risulta- Nelle grandi citta il coinvolgi-
nere la nuova iniziativa. to dell'indagine riguarda la mento del comune svolge un'ul-

Per meglio comprendere tipologia dei soggetti promote- teriore importante funzione:
questa nuovo fenomeno socia- ri; i principali risultano essere: quella di garante per la sicu-
Ie, l'lstat ha svolto un'indagine gruppi spontanei di cittadini rezza delle persone che parte-
ricognitiva rileuando, tra le (34%), associazioni gia esi- cipano all'iniziatiua.
banche del tempo che aderi- stenti (30%), comuni (28%) Nonostante l'importanza del
scono a Tempomat, quelle tramite assessorati 0 singoli ruolo svolto dall'ente locale, la
indicate come attive da phi di uffici e servizi (Centri donna, maggior parte delle BdT rile-
due anni. Essendo il fenomeno Informagiouani, Centri anziani, vate (68%), probabilmente per
piuttosto recente, si epreferito Uffici servizi sociali). Tra i salvaguardare la propria
rilevare le attioita delle BdT promotori non mancano esem- autonomia, ha scelto di regola-
pii; consolidate, sia percbe e pi di altri soggetti istituzionali re i rapporti con l'ente attra-
piufacile individuarle e contat- quali le amministrazioni pro- verso gli stessi rapporti di
tarle, sia per rintracciare un oinciali, Ie cooperative sociali, scambio instaurati tra Ie per-
eventuale modello italiano di i dopolavoro aziendali, le sone che vi aderiscono. In que-
banca del tempo. All'indagine scuole. Analoga situazione si sto senso, la BdT contraccam-
hanno risposto cinquanta ban- riscontra per quanta riguarda bia il sostegno ricevuto dall'en-
che del tempo (circa i191% di i soggetti gestori, rappresenta- te locale ed eventuali altre
quelle contattate). ti principalmente da gruppi agevolazioni per l'utilizzo di

II primo elemento che spontanei di cittadini (56%), determinati servizi altrimenti a
emerge dall'indagine e che le comuni (20%), associazioni pagamento, con prestazioni a
BdT consolidate hanno sede gia esistenti (18%). favore di un servizio pubblico
soprattutto al Nord: nel 32% Questi risultati mettono in come, ad esempio, l'organiz-
dei casi nel Nord-ouest, per il evidenza come, in molti casi, zazione di unafesta in un cen-
46% nel Nord-est, per il 16% l'attiuita delle BdTsia promos- tro anziani 0 l'assistenza a
nel Centro, per il restante 6% sa e sostenuta dall'ente locale. persone anziane. Non manca-
nel Mezzogiorno. Questa partecipazione non no, tuttavia, banche del tempo

eli iscritti sono complessi- vuole invadere l'attiuitd svolta che si sono organizzate auto-
vamente pari a 3.025 persone. dalla banca, ma piuttosto nomamente, prevedendo l'iscri-

Non tutte Ie BdThanno scel- offrire risorse tecniche e stru- zione soltanto da parte di per-
to di costituirsi in un'associa- mentali affincbe essa possa sone (24%).
zione ad hoc: soltanto ne134% funzionare meglio. Infatti, Per quanta riguarda le
dei casi si tratta di associazio- anche quando il comune non e risorse tecniche e strumentali
ni autonome, per il resto, direttamente coinvolto nella di cui dispongono per l'orga-
dichiarano di svolgere la loro progettazione 0 nella realiz- nizzazione della propria atti-
attioita all'interno di un'asso- zazione della BdT (24% dei vita, il 94% delle BdT ha una
ciazione gia esistente (28%); casi), garantisce comunque un sede dove ritrovarsi e la
infine, il 24% e rappresentato sostegno materiale ed orga- disponibilita di un telefono;
da gruppi di persone non nizzativo, offrendo la disponi- 1'80% dispone di un personal
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computer, il 74% di un fax, il
58% di una fotocopiatrice, il
52% di una segreteria telefoni
ca. Si tratta di strumenti ope
ratiui indispensabili che, per la
maggior parte delle BdT
(92%), vengono messi a dispo
sizione dall'ente locale che
sostiene l'iniziatiua, eventual
mente integrati medianteforme
di autofinanziamento (28%);
quest'ultima fonte rappresenta
l'unica modalitd di acquisizio
ne delle risorse per 1'8% delle
banche rilevate.

Per quanto riguarda la
dimensione territoriale coper
ta, considerato che l'attiuita
delle BdTpua essere ricondot
ta a rapporti di "buon vicina
to ", il suo raggio di azione non
e mai eccessivamente ampio,
coincide con la dimensione di
un quartiere 0 di una circoscri
zione delle grandi cittd (Roma,
Milano, Torino, Bologna,
Firenze) 0 del territorio comu
nale nel caso dei comuni pill
piccoli.

La maggior parte degli
associati ecostituita da donne
(73,4%), che avendo una mag
giore flessibilitd nella gestione
del tempo, e avendone inoltre
maggiormente bisogno per
districarsi nella vita quotidia
na, sono i soggettipill in grado
di offrirne.

Per quanto riguarda la com
posizione per eta, la maggior
parte degli iscritti (60,2%) ha

un 'eta compresa tra i 30 e i 54
anni; iI25,3% un'eta superiore
ai 54 anni; infine, il 14,5%
un 'eta compresa tra i 18 e i 29
anni. Questa composizioneper
eta si riflette nella distribuzione
percentuale per condizione;
infatti, quasi la meta degli
iscritti (46, 7%) dichiara di
essere occupato, il 24,6% pen
sionati; il 15, 7% casalinghe;
1'8,4% studenti; infine, iI4,6%
dichiara di essere in altra con
dizione (in prevalenza si tratta
di disoccupati). La presenza
degli occupati si ricollega alla
principale natura delle BdT,
che nascono dalla necessitd di
razionalizzare il tempo allor
cbe le persone ne hanno poco
a disposizione; la presenza di
casalinghe e di pensionati testi
monia la necessitd, da parte di
questi soggetti sociali, di sen
tirsi parte attiva della colletti
vita, di far emergere quello che
sanno fare e possono offrire.

I servizi scambiati tra le
persone che fanno parte di
una BdTcambiano in continua
zione, in quanto dipendono
dalle abilitd, dalle competenze,
dalle disponibilita e dai bisogni
espressi dagli stessi parteci
panti. Tuttavia, volendoli clas
sificare in determinate tipolo
gie, possiamo notare che la
quasi totalitd delle BdTpreue
de prestazioni riconducibili a:
cura della persona (84%),
cura della casa (82%), cura

dei bambini (82%), aiuto agli
anziani (78%), cura di animali
e piante (76%), attunta ricrea
tiue/sportiue (66%), pratiche
amministrative e d'ufficio
(64%). A tutte queste attiuitd,
che si realizzano attraverso
azioni praticbe, si aggiunge
anche 10 scambio di saperi
che, nelle BdTesaminate, viene
proposto nell'86% dei casi.
Per scambio dei saperi si
intende scambio di conoscen
ze, da quelle che hanno un
mercato, come le lezioni di lin
gu~ di compuwr, di baU~ a
quelle che appartengono
all'area del lavoro domestico
e farniliare, come le lezioni di
cucina, di ricamo e di cucito.

Come si edetto all'inizio del
paragrafo, l'indagine svolta ha
riguardato un gruppo partico
lare di banche del tempo, quel
le in aitioua da pill di due anni.
Tuttaoia, il quadro descritto e
comunque indicativo del model
10 di banca del tempo italiana.
L'approfondimento territoriale
non ha messo in evidenza signi
ficative diuersita; 10 stesso puo
dirsi tra BdTattive nelle grandi
cittd e presenti nei piccoli
comuni. Cia non toglie che cia
scuna BdT esprima una pro
pria tipicita, 0 particolarita,
che deriva soprattutto dall'es
sere espressione di capacita,
risorse e bisogni anche molto
differenti.
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8.3.3 Rapporti tra cittadini e ammint
strazioni: gli uffici per le relazioni
con if pubblico

Nato come strumento fondamentale di cornu
nicazione tra Pubblica amministrazione e cittadi
no, l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP)
viene considerato oggi come un'occasione per
analizzare l'assetto organizzativo delle ammini
strazioni e produrre, dove necessario, un muta
mento. A disciplinare la natura, le finalita e le atti
vita di tali uffici sono intervenuti il d.lgs. 29 del 3
febbraio 1993 e le direttive del PCM del 27 gen
naio 1994 e dell'l1 ottobre 1994. In tali testi nor
mativi, gli URP sono chiamati ad assicurare un ser
vizio all'utenza con riferimento ai diritti di parteci
pazione al procedimento amministrativo, alle
informazioni sugli atti e sullo stato dei procedi
menti, a ricerche ed analisi per formulare propo
ste all'Amministrazione su aspetti organizzativi
del rapporto con l'utenza, a iniziative di comuni
cazione di pubblica utilita per la conoscenza di
normative, servizi e strutture. I principali compiti
degli URP consistono nel favorire l'attuazione del
principio della trasparenza dell'attivita amrnini
strativa, nel rilevare sistematicamente i bisogni ed
illivello di soddisfazione dell'utenza, nel proporre
adeguamenti e correttivi per l'ammodernamento
delle strutture e la semplificazione dei linguaggi.
Per coordinare, monitorare e prestare consulenza
all'attivita di tali uffici, e stata istituita, con DPCM
del 16 gennaio 1995, la Commissione per l'attiva
zione della norrnativa sugli URP.

L'indagine condotta dall'lstat nei grandi comuni
e in altri capoluoghi di regione ha permesso di
verificare l'attivazione e il funzionamento degli
uffici per le relazioni con il pubblico in 21 dei 23
centri considerati. Ad eccezione di Campobasso,
dove tuttavia sono in corso le procedure di attiva
zione, e Catanzaro, tutti i comuni esaminati si sono
dotati di tale ufficio. 11 primato di istituzione
dell'URP spetta a tre grandi comuni del Mezzo
giorno, Palermo, Catania e Cagliari, che hanno
provveduto alla loro attivazione nel 1993 (Tavola
8.18). Gli ultimi ad essere stati istituiti, nel corso
del 1998, sono gli URP dei comuni di Verona,
Napoli, Bari, Ancona e Bolzano. Se per la maggior
parte dei casi l'attivazione e avvenuta conseguen
temente alla data di emanazione del decreto, vi
sono anche comuni al cui interno era gia presente
una struttura dedicata alla comunicazione con i cit-
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tadini, che ha adeguato la propria attivita al dettato
normativo: ne sono un esempio l'Ufficio per le
relazioni con il pubblico di Bologna, istituito nel
1988 e l'Ufficio trasparenza, attivato a Catania nel
1989. In alcuni capoluoghi e stata rilevata la pre
senza di pili uffici: i comuni di Venezia e Palermo
possiedono due URP, quelli di Genova e Firenze
ne hanno cinque e aRoma ce ne sono diciannove,
uno in ogni circoscrizione.

Dodici degli URP analizzati osservano un orario
di apertura di cinque giorni a settimana, otto sono
aperti anche di sabato ed uno, quello di Bologna, e
a disposizione del pubblico persino la domenica
mattina e nei giorni festivi. La durata di apertura e
molto diversificata. Ai comuni di Milano e Bolo
gna, dove l'URP e aperto 10 ore e trenta al giorno,
fanno riscontro tutti gli altri grandi comuni in cui
l'ufficio e aperto 4 0 5 ore la mattina e sono previ
ste una 0 due aperture pomeridiane a settimana; a
Cagliari ne sono previste quattro. Fra i restanti
comuni Trento (9 ore), Trieste (8 ore) e Perugia
(10 ore) hanno gli uffici aperti pili a lungo.

:E poco frequente il numero verde, attivo in soli
10 uffici; comincia lentamente a diffondersi l'inse
rimento di una pagina web sull'URP all'interno del
sito Internet dell'ente locale di appartenenza e in
tredici casi e possibile dialogare con l'amministra
zione attraverso la posta elettronica.

Sebbene le attivita svolte siano prevalentemen
te quelle previste dalla normativa, si riscontrano
diversita nel funzionamento dei vari uffici. La mag
gioranza fornisce informazioni sulle attivita e sui
servizi dell'amministrazione (orari, modalita di
accesso, diritti dei cittadini) e su quelli relativi ad
altre amministrazioni e in 16 comuni vengono
portate avanti iniziative di comunicazione di pub
blica utilita (eventi sportivi e culturali, progetti cit
tadini, innovazioni nella pubblica amministrazio
ne). Emergono pero differenze relativamente alle
altre attivita svolte. I servizi all'utenza per la parte
cipazione al procedimento (presa visione e rila
scio degli ani richiesti) sono prerogativa di tutti i
centri pili piccoli ad eccezione di Ancona; fra i
capoluoghi con maggiore ampiezza demografica,
soltanto 7 provvedono a tale servizio. La valutazio
ne delle esigenze dell'utenza e il monitoraggio del
le informazioni ad essa fornite vengono effettuati
soprattutto nei grandi comuni; fra i capoluoghi
con meno abitanti, Ancona e L'Aquila non effet
tuano alcun monitoraggio, motivo per cui non
sono stati forniti dati sull'ammontare dell'utenza, e
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t;; Tavola 8.18 - Situazione degli uffici per Ie relazioni con i1pubblico istituiti presso i grandi comuni e aItri comuni capoluogo di regione-
;;J Situazione aI 31 dicembre 1998>-l
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Le reti civiche: servizi reali 0 virtuali?

422

Nel 1998 il fenomeno delle
reti ciuicbe, siti web predisposti
dagli enti locali per offrire servi
zi telematici ai cittadini, si e
caratterizzato per un notevole
aumento in termini quantitativi.
Una ricognizione relativa ai siti
comunali presenti in Italia
mostra un incremento del 25,6%
tra febbraio 1998, momenta in
cui le reti civiche erano 622, e 10
stesso mese del 1999, quando si
e arriuati a contarne 781. Alla
crescita numerica non sembra
pero essersi affiancato un innal
zamento del livello qualitativo
medio dei siti. Un'indagine volta
ad analizzare le caratteristiche
delle reti ciuicbe di 23 comuni
italiani (tutti i capoluoghi di
regione, Trento, Catania e Vero
na) ha messo in evidenza cbe,
nella maggioranza dei centri
(14), gli enti locali si presentano
con una pagina "di presidio"
contenente informazioni, alcuni
riferimenti turistici e indirizzi di
posta elettronica per il contatto
con l'amministrazione. Un
ristretto gruppo di comuni
(Pirenze, Roma, Palermo, Cata
nia, Cagliari e Ancona) prenden
do spunto da situazioni gia spe
rimentate da enti "pionieri", ha
invece migliorato l'offerta dei
propri sennzi. La definizione di
rete civica come "ambiente tele
matico che promuove e favorisce
la comunicazione, la coopera
zione, 10 scambio e l'erogazione
di seruizi tra tutti i soggetti insi
stenti sulta stessa area, e cioe
cittadini, associazioni, enti pub
blici, aziende" eattribuibile, quin
di, soltanto alle iniziative dei
comuni di Bologna, Torino e
Milano. Tali comuni hanno
apportato ulteriori miglioramenti
ai loro siti, gia qualitativamente
ualidi, soprattutto per la natura
reale dei servizi erogati.

Solo in pochi casi, pero, il cit
tadino ricava dall'accesso alta
rete un 'utilita immediata. Un
esempio e la "certificazione on
line ", che consiste nella possibi-

litd di richiedere dalla propria
postazione un certificato cbe l'u
tente vedra poi recapitarsi per
via ordinaria (cosa che avviene
gia a Milano, Torino, Bologna,
Palermo e Ancona) 0 per via
telematica tramite I'impiego della
firma digitale. La sperimentazio
ne di questa servizio, avviata
pioneristicamente in Italia dalla
meta del 1998, e in corso con
modalita diverse a Torino e
Bologna. Di particolare rilievo
risulta anche l'esistenza in rete
di un servizio per l'autocertifica
zione, unapagina informatiua sui
contenuti della riforma prevista
dalla legge sulla semplificazione
amministrativa 0 addirittura la,
fornitura in rete della modellisti
ca da adottare nei vari casi 0 la
possibilita di compilare in rete il
certificato (Tavola 8.19).

Le applicazioni in campo
sanitario e sociale rappresenta
no i servizi on line pill diffusi, ma
soltanto "Iperbole", la rete civi
ca di Bologna, e in grado di for
nire in linea it Centro unitario di
prenotazione che permette di
prenotare uisite, analisi e accer
tamenti diagnostici presso strut
ture sanitarie pubbliche e priva
te. In altre reti ciuiche, vi sono
pagine contenenti informazioni
dettagliate sull'accesso ai vari
seruizi e spazi dedicati ad alcu
ne categorie di utenti (Infor
rnabandicap, Senior on line ecce
tera). I pill attivi in materia sono
alcuni dei comuni pill grandi,
disloeati in tutto il territorio
nazionale (8 sui 13 comuni pill
grandi), ma applicazioni interes
santi ed originali si trovano
anche in capoluoghi di regione
con minor peso demografico,
localizzati nell'Italia centro
meridionale (Ancona e Potenza).

Notevole importanza assume
la pagina dedicata all'ufficio per
le relazioni con il pubblico
(URP). Rilevato in 11 delle 23
reti civiche oggetto di analisi, il
seruizio presenta caratteristi
che estremamente diuersificate,

dalla semplice informazione al
vero e proprio contatto interat
tivo. E possibile constatarne
l'esisten.za nei siti Internet della
maggior parte dei grandi comu
ni: le uniche eccezioni sono rap
presentate da Torino, che nella
propria rete civica ospita solo
l'Informagiouani, e da Milano,
Bari e Catania, siti in cui non si
fa alcun riferimento all'esisteriza
dell'URP, malgrado l'auuenuta
attivazione. Una particolare
segnalazione meritano i casi in
cui l'URP gioca un ruolo fonda
mentale all'interno della rete
civica, di cui e addirittura pro
motore e curatore (Cagliari e
Venezia).

Le diverse applicazioni sem
brano riflettere le peculiarita e le
esigenze dell 'ambiente che le
propone e costituiscono spunti
di grande interesse in tema di
architettura delle cittd digitali e
di pluralismo telematico. Tra le
esperienze pill originali e signifi
cative, alcune meritano partico
lare attenzione:

- 10 sportello unico per le atti
vita produttiue, presente, oltre
che in "Iperbole" a Bologna,
anche nel sito del comune di
Palermo che garantisce agli inte
ressati l'accesso a tutte le infor
mazioni concernenti le domande
di autorizzazione con relativo
iter procedurale ed adempirnen
ti necessari per il rilascio di
autorizzazioni;

- il servizio Informalauoro,
presente con modalitd diverse nel
le reti civiche di 6 grandi comuni.
Da segnalare il 'Job center" di
Genova, gestito dal comune in col
laborazione con provincia, regio
ne e varie associazioni, il quale
offre una serie di sennzi innovati
vi per la transizione al Iauoro,

- il Sistema informativo terri
toriale presente, oltre che a
Bologna e Milano, anche a Geno
va, Firenze e Venezia. Va citato
in quest'ambito anche il "Proget
to Catasto" curato dal comune
di Torino, in collaborazione con
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it Ministero delle Finanze, che
implementa, in linea, una banca
dati catastale, ed ancora it ser
uizio "Calcolo ICI" presente nel
sito del comune di Roma, che
ojjre in rete la possibilitd di cal
colare automaticamente it uer
samento da effettuare,

- l'Arcbioio storico comunale,
messo in rete dal comune di
Firerize, contenente tutta la
documentazione prodotta e rice
uuta dall'amministrazione locale
dalle sue origini (1782) al 1950.
Attraverso Ie due banche dati in
rete, l'utente oiene condotto agli
archiui degli atti e dei disegni
tecnici storici della cittd, poten
do usujruire di un servizio nel
web tanto prezioso quanta raro.

Gli utenti che in media ogni
giorno accedono alle reti ciuicbe
dei 23 comuni arriuano anche a
50 mila nel caso dei siti di mag
gior rilieuo, diminuendo drastica
mente a poche decine in realtd
meno significative.

Per incentivare la domanda
sono state adottate diverse
misure quali I'attiuazione di punti
di accesso pubblico ad Internet
(presso bibliotecbe, locali pubbli
ci eccetera) 0 ancora la fornitura
di accessi gratuiti nell'ambito vir
tuale della rete civica. Di sicuro
interesse in questa direzione ela
sperirnentazione che il comune di
Bologna sta per auuiare con la
collaborazione di circa 1. 700
jamiglie e che prevede l'accesso

alia rete mediante dei terminali
(definiti "TV Set Top Box" 0

"Internet TV") che permettono di
utilizzare una normale linea
telejonica e una televisione.

II quadro complessivo che
emerge presenta, dunque, impor
tanti tentatiui e sforzi delle
amministrazioni per jar si che
cia che si offre al cittadino
attraverso la rete sia sempre
meno virtuale.

Tavola 8.19 - Ricognizione sui siti dei grandi comuni e aItri comuni capoluogo di regione sulla pre-
senza di aIcuni servizi on line - Febbraio 1999

GRANDI COMUNI ALTRI COMUNI CAPOLUOGO DI REGIONE

SERVIZI ON LINE
~ 0 0

0 2 § j " ·0 " 51
es

"" ~

j "5 :.a 5 .~ ~ g 0
0 2 0 E ~ ~ .~ § g 0

·0 0 0- ·0 S ~ &
0

~ ~
0 ~ 0 ;£ dl " -0 ~ 0

E- co co '" c, .., co E- c, .., c-

Autocertificazione Cmodulistica on line) v v v v v v v
Certificazione on line v v v v v
- Certificazione confirma digitale v v

Servizi sociah (disabili, anziani, disagio sociale) v v v v v v v v v v v
- Centro Unitario di Prenotazione (CUP) v
-Irformabandicap v v v v v
- Linka Carte di sennzi v v v

Spazio URP v v v v v v v v v v v
Numeroverde v v v v v v
Gestionedel territorio v v v v v v v v v
- tersamenti ICI v v v
-progettocatasto v
sistema informatus: terriioriale v v v v v

Informalavoro v v v v v v
Ambiente v v v v v v v
Accesso diretto agliatti v v v v v v v v
Banca del tempo v v v v
Sportello unicoattivita produttive v v
Archivio storico v v
Spazio alleassociazioni v v v v v v v v v v v

Fonte: Istat, Indagine rapida della rete territoriale per il Rapporto annuale
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solo ad Aosta, Balzano e Trieste, l'URP e impe
gnato ad esaminare i bisogni dell'utente.

Si rivolgono agli uffici esaminati soprattutto i
cittadini; e invece modesto, laddove rilevato, il
numero di imprese, enti pubblici ed associazioni
che usufruiscono dei servizi degli URP.

La maggiore anzianita dell'URP, l'importanza da
esso assunta all'interno del capoluogo in cui e
situato, ripetute ed incisive iniziative di pubblicita
e promozione dei servizi offerti sana elementi
che incoraggiano i cittadini ad un pili frequente uti
lizzo di tali strutture. A Bologna, dove si trova
l'URP che opera da pili anni, il numero di contatti
per 100 abitanti e stato pari a 101,8 nel 1998.

Di particolare originalita sana alcune attivita
promosse da singoli URP che dimostrano come Ie
esigenze e i bisogni siano estremamente diversifi
cati: "11 giornale di citra" dell'ufficio di Bari, "Info
point Europa" a Bologna, la gestione dell'anagrafe
canina ad Aosta e 10 sportello dei diritti degli ani
mali a Perugia.

8.3.4 L'informatizzazione delle anagrafi
comunali

I registri anagrafici comunali costituiscono la
fonte amministrativa sul cittadino pili importante.
11 comune, can funzione delegata da parte della
Stato, certifica rispetto alla persona: l'identita,
l'esistenza in vita, 10 stato di famiglia, la residenza,
10 stato civile. La consistenza delle posizioni ana
grafiche gestite dal complesso dei comuni e pari al
totale della popolazione residente (57.563.354 al
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31 dicembre 1998) e le variazioni che intervengo
no su questa base informativa sana, mediamente,
3,2 milioni l'anno.

Nel 1998 l'Istat ha svolto, a seguito di una con
venzione stipulata can l'AIPA (Autorita per
l'informatica nella pubblica amministrazione),
presso tutti i comuni italiani, un'indagine per
conoscere 10 stato di informatizzazione delle ana
grafi comunali, la struttura organizzativa e operati
va e il volume delle attivita svolte. L'indagine ha
mostrato che il 90,7% delle anagrafi gestisce le
proprie attivita can impianti informatizzati e
anche quei comuni che ancora utilizzano schede
cartacee stanno compiendo il passaggio all'auto
mazione (il 75% dei comuni non informatizzati).
La stato di informatizzazione risulta essere territo
rialmente diversificato. Raggiunge la quasi totalita
dei comuni nell'Italia nord-occidentale (95,4%),
nord-orientale (99,7%) e centrale (93,8%), mentre
risulta malta al di satta della media nazionale al
Sud (75,6%) (Tavola 8.20). Per quanta riguarda le
isole maggiori si riscontrano due diverse situazio
ni: in Sicilia una scarsa informatizzazione (9%), in
Sardegna un livello elevato, addirittura al di sopra
della media nazionale (95,6%). Pressoche totale e
l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni della
Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friu
li-Venezia Giulia mentre le regioni pili in ritardo
sana la Calabria (69%), la Basilicata (76,7%) e la
Puglia (78,5%).

Nel 1997 il numero dei certificati emessi dalle
anagrafi e stato stimato dai comuni in 80 milioni,
una media di circa 1.400 certificati per 1.000 abi
tanti. I certificati prodotti si compongono per il
35% di stati di famiglia, per il 27% di certificati di
residenza e per il 38% di altri certificati anagrafici.
11 numero media di certificati per 1.000 abitanti e
pili basso dove l'anagrafe e informatizzata. I certi
ficati prodotti da queste anagrafi possono riporta
re, infatti, pili informazioni contestualmente.
Sana significative le differenze territoriali a parita
di informatizzazione delle anagrafi: nel Meridione
e nelle Isole vengono rilasciati in media quasi
il doppio dei certificati prodotti nel resto del
paese (rispettivamente 1.800-1.900 e 1.100-1.200).
Dall'Indagine multiscopo sulle famiglie e possibile
desumere per quali amministrazioni vengano pro
dotti i certificati: nel Sud e nelle Isole (specie in
Sicilia) e maggiore il peso dell'ufficio di colloca
menta e delle scuole, nel Nord della Motorizza
zione civile e del datore di lavoro (Tavola 8.21).

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1998



en Tavola 8.20 - Stato di informatizzazione delle anagrafi comunali, numero medio di certificati rilasciati per 1000 abitanti, inseri-
~ mento codice fiscale e collegamento con archivi esterni per ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 1998>-l

~ COMUNlNON COMUIIl COMIIN! CON CODICI COMUNl CON ALMENO COMUNl CONNESSI AD ARCHIll ESTERN! PER TIPO DIARCHIVIO
-o RIPARTIZIONl GEOGRAFICHE Certificati INFORIMATIZZATI INFORIMATIZZATI PIN INSERITI (cod. fISC.) UNARCHMO COllEGATO Ca)0
:':1 TIPO DICOMU!l'E per1000
0 abitanti Comuni Certificati Comuni Certillcati Comuni Certificati Cornuni Certiflcati lops Motorizzazione Ulfici Ministero Quesnua e Asl Altri

~
(a) perton (al per1000 (al per1000 (a) per!Ooo civile giudiziari delle Carabinieri

Z abitanti abitanti abitanti abitanti fmanze

~r-
Nord-ovest 1.161,7 4,6 1.076,0 95,4 1.162,1 1.164,4 1,6 0,4m 78,3 3,3 1.202,2 1,7 0,2 1,8 1,0 0,1

'"-o00

Nord-est 1.269,9 0,3 1.642,4 99,7 1.269,7 85,1 1.270,4 15,1 1.266,4 12,4 2,1 0,9 2,8 2,8 1,6 0,8

Centro 1.093,9 6,1 1.414,6 93,9 1.089,9 76,3 1.061,7 4,6 952,4 3,1 1,0 0,1 1,3 1,2 0,7 0,4

Sud 1.790,0 24,4 1.691,9 75,6 1.805,8 57,8 1.822,6 2,6 1.764,0 1,8 0,8 0,4 0,7 1,2 0,1

Isole 1.889,3 15,2 2.134,7 84,8 1.867,8 57,8 2.020,5 2,2 2.453,9 1,8 0,4 0,4 0,1 0,7 0,1

Comune centro

dell'area

metropolitana 1.431,9 0,0 0,0 100,0 1.431,9 83,3 1.398,9 66,7 1.633,0 50,0 8,3 50,0 25,0 66,7 33,3
';fJ

Periferia dell'area >
metropolitana 1.277,7 5,6 1549,5 94,4 1.262,5 74,3 1.266,4 6,8 1.070,3 2,9 2,7 0,5 2,7 2,9 0,7 0,5 s:

to
t;:J

Comuni fino a 2.000 3
abitanti 1.343,7 13,2 1.712,7 86,8 1.294,8 72,2 1.267,9 3,7 1.172,1 3,1 0,7 0,0 0,4 0,1 0,1 0,2 8
Comuni da 2.001 <::;
a 10.000 abitanti 1515,3 6,6 1.746,0 93,4 1500,4 73,7 1.492,1 4,0 1.472,9 2,8 1,3 0,1 1,6 0,4 0,4 0,1 :,J>

tn
"0

Comuni da 10.001 0
r

a 50.000 abitanti 1.467,4 5,3 1.816,6 94,7 1.445,7 70,8 1.418,5 11,0 1.329,2 6,4 2,8 0,4 3,5 3,5 0,7 0,5 a
()

::r:
Comuni oltre 50.000 tn

r-
abitanti 1.239,3 2,9 1.920,6 97,1 1.223,0 84,6 1.227,9 51,9 1.210,1 41,3 8,7 13,5 15,4 43,3 13,5 1,9 0

o
:,J>
t:
z
tn

ItaIia 1.404,9 9,3 1.750,9 90,7 1.388,00 73,0 1.370,10 5,4 1.397,7 3,9 1,4 0,4 1,5 1,4 0,6 0,2 r
r
tn
og;
Z

Fonte: Istat-Aipa, Rilevazione sullivello di informatizzazione delle anagrafi comunali 8
(a) Per cento comuni della stessa zona.
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Anche tra i vari comuni le differenze sono rile
vanti: a Palermo, nell'anno 1997, sono stati prodot
ti 3.329 certificati ogni 1.000 abitanti contro i 513 di
Firenze (Tavola 8.22). La notevole quantita di certi
ficati prodotti implica anche l'impiego di diverse
migliaia di impiegati di anagrafe (circa 20.000). Se si
calcola il rapporto tra il totale dei certificati e il
numero degli addetti all'anagrafe, si osserva che il
numero medio annuo di certificati per addetto, a
prescindere dallo stato di informatizzazione delle
anagrafi, cresce sensibilmente passando dal Nord
al Sud (da 3.000 a 5.000 circa), dai comuni non
capoluogo ai comuni capoluogo (da 3.500 a 6.500) e
dai piccoli ai grandi comuni (da 320 a 7.008). Si rile
va, inoltre, che 5.067 comuni hanno fornito stime
sul numero dei certificati prodotti, non disponen
do di uno specifico sistema di monitoraggio.

Oggetto d'indagine sono stati anche i collega
menti esistenti tra le anagrafi comunali e gli enti e le
amministrazioni pubbliche che gestiscono, oltre
alle informazioni di loro competenza, anche quelle
di carattere anagrafico. La legge n. 63/1993 che trat
ta 10 scambio dei dati attraverso il codice identifi
cativo personale (codice fiscale fornito dal Ministe
ro delle Finanze) e l'acquisizione degli indirizzi, ha
segnato un momenta importante nel processo di
costruzione di una rete unica di collegamento, che
dovrebbe aprire la strada a una semplificazione
del procedimento amministrativo e della certifica
zione tra enti e amministrazioni pubbliche che
necessitano di informazioni di carattere anagrafico
(anagrafe della previdenza sociale, dei titolari di
patente automobilistica, uffici giudiziari, del Mini
stero delle Finanze, della Polizia e Carabinieri, Asl).
A tutt'oggi, per la maggior parte dei comuni la
comunicazione tra le differenti anagrafi avviene
per via postale attraverso l'invio di documenti car
tacei can formati e contenuti non standardizzati,
can conseguente perdita di tempo per il cittadino
che si trova costretto, per avere aggiornati i propri
dati personali, a portare i propri documenti da un
ufficio all'altro. In questa ambito, la legge n.63/1993
ha segnato un momenta importante, ponendo
l'inserimento del codice individuale (fiscale) come
elemento chiave per 10 scambio di informazioni.
La legge e stata finora largamente disattesa, per
diversi motivi. In primo luogo, il codice non e sta
to ancora inserito dal 27% dei comuni e il 61,2% dei
comuni che 10 hanna fatto ha utilizzato quello cal
colato can un proprio algoritmo, can il rischio di
attribuzione di codici non rispondenti a quelli uffi-
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ciali. Fra i comuni capoluogo, ve ne sana tre che,
pur avendo l'anagrafe informatizzata, hanna
dichiarato di non aver ancora inserito i codici indi
viduali: Campobasso, Catania e Cagliari. In secondo
luogo, non c'e stato un processo di pianificazione
a livello nazionale per cia che riguarda la standar
dizzazione delle tecnologie utilizzate e quindi il
processo di informatizzazione e segnato da forti
disornogeneita nei sistemi hardware e software. In
terzo luogo, il processo di informatizzazione delle
anagrafi comunali e stato realizzato in gran parte
prima del 1990 dai comuni pili grandi (57,7% dei
comuni) e solo successivamente da quelli minori:
tra il1990 e il1994 il31%, tra il1994 e il1998 illO,2%
e nel 19981'1%. 11 44,4% dei comuni ha proceduto
ad una ristrutturazione informatica tra il 1995 e il
1998; il 37,7% non ha operata alcun intervento. I
collegamenti can altri enti sana ancora scarsi. Lad
dove esistono, non essendo il frutto di una visione
sistemica, rna di tipo puntuale, ogni comune e
costretto ad attivare tante linee di trasmissione
quanti sana gli enti con cui collegarsi. Quindi,
anche quando siano informatizzate, Ie anagrafi non
possono essere utilizzate come banche dati e Ie
informazioni in esse contenute non possono esse
re adeguatamente sfruttate. In definitiva i comuni
memorizzano su dischi magnetici i dati dei cittadi
ni contenuti su documenti cartacei per poi pro
durre pili facilmente nuovi documenti cartacei: i
certificati anagrafici.

Alcune realta lacali, tuttavia, presentano situa
zioni pili avanzate in termini di collegamenti tele
matici tra gli archivi anagrafici e gli archivi esterni
considerati dall'indagine. La maggior parte di tali
collegamenti e stata realizzata dai comuni del
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giu
lia, Emilia-Romagna e Toscana, quest'ultima regio
ne presenta il rapporto pili basso tra certificati
prodotti e abitanti (1.016,5 per 1.000) grazie
soprattutto al contributo positivo della citra di
Firenze. SuI fronte opposto, troviamo il Molise,
che non ha attivato alcun tipo di collegamento e
tutte le regioni del Sud e la Sicilia che ne hanna atti
vati veramente pochi. In queste regioni il rappor
to certificati per abitante e superiore alla media
generale per tutti i comuni capoluogo. Questa
ulteriore analisi confermerebbe una certa relazio
ne tra connessioni in rete di archivi e risparmio di
certificati, comunque relegata a realta circoscritte,
in dipendenza soprattutto dalle iniziative dei
governi locali.
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Tavola 8.21 - Persone di 18 anni e pili che hanno richiesto certificati anagrafici e amministrazioni per
cui se ne sono serviti, per ripartizione geografica - Anno 1998 (per 100 persone della stessa zona)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Italia

Motorizzazione 21,1 Motorizzazione 24,5 Comuni 19,3 Enti previd. 19,5 Uff. collocam. 20,5 Comuni 18,6

Comuni 20,8 Enti previd. 18,5 Motorizzazione 18,3 Scuola 19,3 Enti previd. 19,0 Motorizzazione 18,1

Enti previd. 17,0 Comuni 18,3 Enti previd. 16,0 Comuni 16,9 Scuola 18,2 Enti previd. 18,0

Asl 12,4 Datore di lavoro 14,6 Scuola 11,8 Asl 15,2 Comuni 17,0 Scuola 13,8

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (dati provvisori)

Tavola 8.22 - Numero medio dei certificati, inserimento codice fiscale e collegamenti con archivi
esterni nei grandi comuni e in altri comuni capoluogo di regione - Anno 1998

COLLEGAMENTO CON ALTRI ARCHIVI

Numerodi Inserimento
COMUNI cenificati per del PIN Inps Motorizzazione Uffici Ministero Questura e Asl Altri

1000 abitanti (codice fiscale) civile giudiziari delle fmanze Carabinieri comuni

GRANDI
COMUNI

Torino 1554,6 v v v v

Milano 976,4 v

Venezia 2.171,3 v v v v v v

Verona 750,5 v v

Genova 851,8 v
Bologna 802,1 v

Firenze 513,2 v v v v v v

Roma 964,8 v v v v

Napoli 2.355,6 v v v

Bari 1.197,3 v v v v
Palermo 3.329,2 v v v v v v

Catania 2.629,5 v v
Cagliari 702,6

ALTRI COMUNI
CAPOLUOGO
DI REGIONE

Aosta 854,5 v v v v
Bolzano 978,0 v v v
Trento 726,7 v v v v

Trieste 732,5 v v v v v v v
Perugia 905,8 v v v v v

Ancona 898,3 v
L'Aquila 1.481,7 v v v
Campobasso 838,6
Potenza 3.156,6 v v

Reggio Calabria 1.400,1 v v v v

Fonte: Istat-Aipa, Rilevazione sullivello di informatizzazione delle anagrafi comunali
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A questo proposito, si possono citare due
comuni dell'Ernilia-Romagna, Modena e Casalec
chio di Reno, che hanno realizzato l'interconnes
sione con tutti gli archivi considerati nell'indagine
e per i quali risulta evidente il risparmio in termini
di produzione di certificati per 1.000 abitanti,
rispettivamente 520 e 951.

8.3.5 Autocertificazione e utilizzo dei ser
vizi anagrafici

L'autocertificazione, strumento di semplifica
zione dell'attivita delle amministrazioni pubbliche
ha oggi una sfera di azione molto pili estesa rispet
ta al passato (il 13% dei cittadini di 18 anni e pili ha
utilizzato l'autocertificazione nel 1998). Le casisti
che individuate dalla legge del 1968 e dalle succes
sive normative sono pili ampie per effetto
dell'estensione della possibilita di utilizzare
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (legge 15
maggio 1997, n.127, COS! detta "Bassanini 2") e del
relativo regolamento di esecuzione (DPR 20 otto
bre 1998, n.403).

Si manifestano, nel 1998, gli attesi aumenti dei
livelli di utilizzazione dell'autocertificazione. Essi
sono dell'ordine del 30%, come registrati
dall'indagine multiscopo sulle farniglie; sono diffu
si su tutto il territorio nazionale e pili evidenti nel
Nord del paese. L'incremento e risultato maggiore
fra i non occupati, in particolare studenti e ritirati
dallavoro. Le amrninistrazioni in favore delle quali
e stato maggiore il ricorso all'autocertificazione
sono i comuni, Ie Asl e la Motorizzazione civile,
enti per i quali e pili frequente il ricorso al servizio
anagrafico da parte dei cittadini. L'autocertificazio
ne per i comuni e per Ie Asl ha pili peso nel Cen-

tro e nel Sud del paese rispetto al Nord, dove e
prevalente quella per la Motorizzazione civile
(Tavola 8.23).

Einteressante notare che, tra coloro che hanno
dovuto produrre certificati anagrafici per queste
amministrazioni, il peso di chi ha fatto ricorso
all'autocertificazione e compreso tra il 26% ed il
30%. Tale dato lascia intravedere significativi mar
gini di ampliamento per il futuro. L'incidenza
risulta pili elevata tra gli "utenti" delle universita,
degli uffici postali e di servizi quali acqua, gas, elet
tricita e telefono.

Continuano comunque ad emergere segnali di
resistenza culturale ai processi di semplificazio
ne all'interno della pubblica amministrazione:
600.000 cittadini hanno dichiarato di aver ricevu
to nel 1998 un rifiuto da parte di uffici pubblici
all'autocertificazione. A respingere Ie richieste
sarebbero stati soprattutto i comuni, la Motoriz
zazione civile e Ie AsI, Ie amministrazioni cioe
per Ie quali l'autocertificazione viene anche pili
usata.

Un altro intervento previsto dalla legge 15 mag
gio 1997, n.127, sempre in tema di semplificazio
ne, ha riguardato l'abrogazione dell'autenticazione
della firma per Ie domande di partecipazione a
concorsi 0 selezioni per l'assunzione negli uffici
pubblici. Malgrado cia ai cittadini che hanno fatto
domanda di concorso nel 1998 e stata ancora
richiesta l'autentica di un notaio 0 di un ufficio del
la pubblica amministrazione nel 24% dei casi. I
casi di rifiuto sono stati poi pili frequenti nel Sud
(25%) e nelle Isole (28,8%). I cittadini con titolo di
studio pili elevato hanno visto riconosciuta la vali
dita della firma in rnisura maggiore (66% i laureati e
63% i diplomati) rispetto ai cittadini con titolo di
studio pili basso, soprattutto licenza media 0 ele-

Tavola 8.23 - Persone di 18 anni e pill che si sono servite dell'autocertificazione per amministrazio
ne a cui e stata presentata e ripartizione geografica - Anno 1998 (per 100 persone della
stessa zona)

RIPARTIZIONI GEOGRAPICHE

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Italia

Motorizzazione 22,2 Motorizzazione 23,5 Comuni 21,8 Comuni 21,1 Comuni 25,9 Comuni 21,2

Comuni 19,5 Comuni 20,3 Motorizzazione 17,7 Asl 17,8 Uffieio 18,7 Motorizzazione 17,9
eli collocamento

Acqua, gas, elettrieit'i 17,4 Acqua, gas, elettridta 17,6 Acqua, gas, eletlieit'i 12,0 Universita 17,7 Scuola 18,4 Asl 15,5

Asl 15,3 Enti previd. 15,4 Scuola 11,9 Scuola 16,2 Asl 17,4 Acqua, gas, elettrieit'i 14,9

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (dati provvisori)
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mentare. II possesso di un titolo di studio elevato
favorisce quindi la conoscenza delle opportunita
offerte dalle norme e agevola in misura notevole i
rapporti con gli uffici della pubblica amministra
zione.

Un primo effetto dell'aumento dell'uso dell'au
tocertificazione e la netta contrazione dell'utenza
presso gli sportelli anagrafici rispetto agli anni
precedenti, dal 58% del 1996 al 49% del 1998 (Ta
vola 8.24).

II declino dell'utenza si presenta omogeneo in
ogni ripartizione geografica; ha quindi coinvolto
l'intero paese lasciando tuttavia immutate Ie diffe-

renze relative tra Ie aree territoriali. Meno omoge
neo si manifesta il fenomeno in relazione alIa
dimensione demografica dei comuni. I grandi
comuni metropolitani sembrano aver beneficia
to, in misura minore degli altri, dell'opportunita
offerta.

Un secondo effetto molto importante ha
riguardato la diminuzione del numero di cittadini
che hanno richiesto certificati anagrafici, passato
dal 42% del 1996 al 37,4% del 1998. II dato e eviden
te nei grandi centri metropolitani (31,3%) e negli
altri comuni con pili di 50.000 abitanti (32,4%) ed e
anche il risultato del processo di razionalizzazione

Tavola 8.24 - Persone di 18 anni e piii che hanno utilizzato l'autocertificazione, richiesto certificati
anagrafici e si sono recati presso sportelli anagrafici negli ultimi 12 mesi per ripartizio-
ne geografica e tipo di comune - Anni 1996 e 1998 (per 100 persone della stessa zona)

ANNI Nord-ovest Comune centro Nord-est Comune centro Centro Camunecentro Sud Comune centro Isole Camune centro ltalia Comune centro
dell'area dell'area dell'area dell'area dell'area dell'area

metropolitana metropolitana metropolitana metropolitana metropolitana metropolitana

UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

1996 10,3 8,4 9,1 12,0 10,4 9,4 11,5 5,5 12,7 11,0 8,9 10,6

1998 14,2 12,1 12,3 14,6 13,2 14,6 13,8 9,5 14,7 17,4 13,6 13,4

RICHIESTA Dr CERTIFICATI ANAGRAFICI

1996 50,2 41,9 52,8 50,0 47,9 41,7 54,9 40,1 53,1 39,9 42,0 51,6

1998 35,3 29,9 34,9 34,5 34,0 29,0 43,0 32,7 42,4 37,7 37,5 31,3

UTILIZZAZIONE DEGLI UFFICI ANAGRAFICI

1996 58,6 46,5 61,3 54,6 54,5 46,2 57,9 40,4 57,5 46,4 46,2 58,0
1998 50,3 40,6 49,7 49,7 46,5 44,5 49,7 38,0 48,0 47,6 43,1 49,0

FILE FINO AlO MlNUTI

1996 68,9 26,0 71,6 52,9 54,0 22,8 61,3 23,7 47,7 13,7 62,6 25,7
1998 69,7 29,0 70,9 52,4 53,2 19,2 56,5 21,4 52,7 22,9 61,9 26,0

FILEPER rro Dr 20 MINUTI

1996 9,3 28,9 6,8 9,6 14,4 32,4 10,7 25,6 19,1 40,6 11,1 29,2
1998 9,0 29,7 6,1 12,4 16,8 42,4 13,0 32,8 16,5 41,4 11,7 34,4

TROVANO L'ORARIO COMODO

1996 78,8 62,4 79,1 71,9 75,9 74,5 82,2 79,9 74,4 64,0 78,6 69,6
1998 78,7 65,7 79,2 73,3 74,2 63,7 78,8 66,6 75,1 61,2 77,6 65,2

L'ORARIO VA BENE COS!

1996 52,2 39,7 50,7 41,7 48,8 54,1 61,3 60,8 57,0 47,0 53,9 48,1
1998 47,2 35,1 46,0 39,5 44,7 33,4 56,2 47,1 54,8 34,8 49,5 36,3

L'ORARIO ANDREBBE MODrFICATO

1996 41,6 53,9 43,9 51,2 43,4 38,7 30,8 29,2 34,6 40,0 39,1 44,0
1998 47,0 60,7 48,1 55,3 49,1 60,5 35,1 47,0 37,7 58,6 43,7 58,2

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti sulla vita quotidiana (per il 1998 i dati sono provvisori)
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LA SITUAZIONE DEL PAESE

dei procedimenti amministrativi attuato nel corso
degli ultimi anni in seguito alle riforme.

Non sembra essersi prodotto un analogo effet
to positivo sulla durata delle file agli sportelli ana
grafici. Rispetto al passato queste risultano essere
addirittura pili lunghe nei grandi comuni metro
politani, in particolare del Centro e del Sud, pro
babilmente per il maggior peso assunto da opera
zioni che richiedono pili tempo delle richieste di
certificati. Dall'indagine multiscopo sulle famiglie
svolta dall'Istat nel 1994 risultava, infatti, che il41%
dell'utenza si rivolgeva agli uffici anagrafici per il
rilascio di certificati, il 21% per l'autenticazione di
firme e foto, il 26% per richiesta di documenti di
identita e il 12% per pratiche di altro tipo.

AI di fuori del raggio di azione della semplifica
zione amministrativa prevista dalle riforme, sem
brerebbero essere rimaste alcune pratiche ammi
nistrative che, in ragione della loro cornplessita,
necessitano di un maggior tempo di svolgimento
ed il cui aumentato peso relativo potrebbe essere
uno dei motivi che incide sulla durata delle file.
Tale dato suggerisce l'ipotesi di una scarsa elasti
cita di adeguamento dell'organizzazione delle
strutture pubbliche locali alle dinamiche di sern-
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plificazione in corso. In altri termini, la riduzione
del carico di lavoro per un servizio avrebbe potu
to attivare processi di redistribuzione delle risor
se sui settori di attivita ancora non coinvolti 0

meno coinvolti nell'attivita di riforma amministra
tiva, rna sembrerebbe che cio non sia avvenuto
almeno nei comuni metropolitani del Centro-sud.

Un rapporto contraddittorio si va anche delinean
do tra utenza ed uffici pubblici nei grandi centri
metropolitani. Le politiche di ridefinizione degli ora
ri adottate dalle amministrazioni cittadine sembrano
essere percepite in maniera confusa dagli utenti i qua
li esprimono valutazioni pili negative che in passato
sugli orari. E possibile che la conoscenza dei muta
menti in atto nel funzionamento degli uffici pubblici
porti a tollerare sempre meno le loro eventuali inef
ficienze e a nutrire crescenti aspettative nei confron
ti del loro operato. Non trovando riscontro a tali
aspettative, i cittadini esprimerebbero giudizi
sull'orario pili severi che in passato. Non e un caso
che richieste frequenti di cambiamenti di orario sia
no avanzate nei comuni del Centro-sud dove pure
non risulta che siano avvenute variazioni in senso
restrittivo degIi orari, rna dove l'allungamento della
durata delle file e testimoniato in modo evidente.
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a.a.
AA.VV.
Aci
Acp
AGCM
AIPA
ANCE
Asia
ASIP
Asl
Ateco
BdT
CdF
CE
CEE
CEPA
CERI
CFL
CIPA
CIPE
CNEL
CNR
COFOG
COICOP
d.lgs.
d.d.I.
DM
DOC
DOCG
DOP
DPCM
DPEF
DPR
Ecu
EEA
Eno
ETACS
EUR10
EUR12

GLOSSARIO DELLE SIGLE

Anno accademico
Autori vari
Automobil club italiano
Analisi in componenti principali
Autorita garante per la concorrenza ed il mercato
Autorita per l'informatica nella pubblica amministrazione
Associazione nazionale costruttori edili
Archivio statistico delle imprese attive
Archivio statistico delle istituzioni pubbliche
Azienda sanitaria locale
Classificazione delle attivita economiche
Banche del tempo
Costo dei fattori
Consiglio europeo
Comunita economica europea
Centre for efficiency and productivity analysis
Centre for educational research and innovation
Contratti formazione lavoro
Coesione innovazione pubbliche amministrazioni
Comitato interministeriale per la programmazione economica
Consiglio nazionale dell'economia e dellavoro
Consiglio nazionale delle ricerche
Classification of functions of general government
Classificazione dei consumi individuali per funzione
Decreto legislativo
Disegno di legge
Decreto ministeriale
Denominazione di origine controllat a
Denominazione di origine controllata e garantita
Denominazione d'origine protetta
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
Documento di programmazione economica e finanziaria
Decreto del Presidente della Repubblica
European currency unit
European environment agency
Economia non osservata
Enhanced total access communication system
Europa dei 10

. Europa dei 12
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LA SITUAZIONE DEL PAESE

EURIS
Eurostat
FAO
FMI
FS spa
GSM
HWWA
Iacp
ICAO
ICE
ICI
Ict
IFTS
IGP
INAIL
INEA
Infn
INPDAP
INPS
Internet
IRAP
Irp-CNR
ISAE
ISCED
ISE
ISFOL
ISP
Ispesl
ISPL
Iss
ITU
IVA
Ivg
IVS
L.
MASTRICT
MDC
Mol
NACE
NATO
NPI asiatici
OCSE/OCDE/OECD
ONU/UN
OPEC
PAC
PASS
PCM
Pil
PLV
PMI
PNL
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Europa dei IS
Istituto statistico europeo
Food and agriculture organisation
Fondo monetario internazionale
Ferrovie dello stato
Global system mobile
Hamburg Institut fur Wirtschaftsforschung
Istituto autonomo case popolari
International civil aviation organization
Istituto per il commercio estero
Imposta comunale sugli immobili
Information and communication technology
Istruzione e formazione tecnica professionale superiore integrata
Indicazione geografica protetta
Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
Istituto nazionale di economia agraria
Istituto nazionale di fisica nucleare
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
Istituto nazionale di previdenza sociale
International network
Imposta regionale sulle attivita produttive
Istituto di ricerche sulla popolazione
Istituto di studi per l'analisi economica
International standard classification on education
Indicatore della situazione economica
Istituto per 10 sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
Istituzioni sociali private
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
International standard of poverty line
Istituto superiore di sanita
International telecommunication union
Imposta suI valore aggiunto
Interruzione volontaria di gravidanza
Pensione di invalidita, vecchiaia e superstiti
legge
Modello di analisi e simulazione dei trasferimenti, delle imposte e dei contributi sociali
Major diagnostic categories
Margine operativo lordo
Nomenclatura generale delle attivita economiche nelle comunita europee
North Atlantic Treaty Organization
Nuovi paesi industrializzati asiatici
Organizzazione per la cooperazione e 10 sviluppo economico
Organizzazione delle nazioni unite
Organization of the petroleum exporting countries
Politica agricola comunitaria
Pubbliche amministrazioni per 10 sviluppo del Sud
Presidenza Consiglio dei ministri
Prodotto interno lordo
Produzione lorda vendibile
Piccole medie imprese
Prodotto nazionale lordo
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PRG
PRO
PSA
R&S
RAP
RIPAM
RTFL
RMTS
sapa
SAU
SCI
SEC
Sistan
SNA
SNA93
snc
TACS
TEl
Teu
TPA
Ue
Uem
Ula
URP
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Piano regolatore generale
Piani regolatori degli orari
Paesi a sviluppo avanzato
Ricerca e sviluppo
Rete di assistenza
Riqualificazione delle pubbliche amministrazione
Rilevazione trimestrale forze di lavon)
Radio mobile telecommunication system
Societa in accomandita per azioni
Superficie agricola utilizzata
Sistema dei conti delle imprese
Sistema europeo di contabilita
Sistema statistico nazionale
System of national accounts
System of national accounts '93
Societa in nome collettivo
Total access communication system
Tavola economica intersettoriale
Twenty-foot equivalent units
Third party access
Unione europea
Unione economica e monetaria
Unita di lavoro
Ufficio per le relazioni con il pubblico

GLOSSARIO DELLE SIGLE
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Tavola A.l • Principali indicatori dell'economia italiana

INDICATORI ANNI
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Domanda e Offerta (a)

(miliardidi lireaprezzidel1995)

Valore aggiunto dell'Agricoltura 49.859 49.713 50.128 50.895 51.714 52.190 52.841

Valore aggiunto dell'Industria in senso stretto 456.829 442.512 466.689 486.672 483.654 497.177 511.155

Valore aggiunto delle Costruzioni 97.635 91.856 86.825 88.495 91.328 90.939 92.331

Valore aggiunto Commercio, riparazione di autoveicoli e beni

per la casa, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni 372.823 372.755 386.399 399.662 399.538 407.023 411.645

Val ore aggiunto Intermediazione monetaria e finanziaria; attivita

immobiliari, noleggio e attivita professionali ed imprenditoriali 385.022 397.465 402.081 410.426 420.868 426.057 430.908

Val ore aggiunto Altre attivita di servizi 321.932 320.058 320.560 323.371 328.010 328.752 329.431

Valore aggiunto Attivita di servizi nel complesso 1.079.777 1.090.278 1.109.040 1.133.459 1.148.415 1.161.832 1.171.983

Valore aggiunto intera economia 1.684.100 1.674.359 1.712.682 1.759.520 1.775.112 1.802.138 1.828.311

Prodono interne lordo 1.714.149 1.699.000 1.736.505 1.787.278 1.802.746 1.829.464 1.853.934

Importazioni di beni e servizi (b) 359.002 321.894 354.924 392.013 386.971 425.755 451.821

Esponazioni di beni e servizi (c) 330.036 356.445 392.465 442.206 448.858 471.186 476.842

Indice del valore delle vendite al dettaglio (n) 91,8 93,0 96,1 100,0 101,7 104,3 107,1

Consumi interni delle famiglie 1.046.852 1.019.186 1.041.953 1.064.471 1.070.315 1.097.837 1.116.746

Consumi collenivi 337.382 336.676 333.942 326.933 331.435 329.842 333.971

Investimenti fissi lordi (e) 346.965 309.141 309.359 327.852 335.247 338.206 349.877

Variazione delle scone e oggeni di valore 11.916 -554 13.710 17.829 3.862 18.148 28.319

Indebitarnento delle Amministr. pubbliche in % del Pi! (f) -7,7 -7,0 -2,8 -2,7

Lavoro

Unita di lavoro (ULA) in complesso (g) 23.457 22.750 22.529 22.528 22.546 22.558 22.717

Tasso di disoccupazione (h) 11,5 10,2 11,3 12,0 12,1 12,3 12,3

Redditi da lavoro per unita di lavoro dipendente (i) 43.372 45.354 46.731 48.692 51.759 53.946 53.147

.Retribuzioni lorde per unita di lavoro dipendente (1) 30.588 31.916 32.878 34.097 35.901 37.181 38.036

Costi e Prezzi

Prezzi all'importazione Il) 102,1 99,5

Costo del denaro (m) 15.8 13.9 11.2 12.5 12.1 9.7 7.9

Prezzi alla produzione dei prodotti industriali (n) 86,2 89,4 92,7 100,0 101,9 103,2 103,3

Prezzi all' esponazione ~) 103,1 104,3

Prezzi al consumo (n) (0) 87,5 91,4 95,1 100,0 104,0 106,1 108,1

Deflatore del Pi! 88,5 92,0 95,2 100,0 105,2 107,9 111,0

Fonte: Istat

(a) Gli aggregatidel valore aggiunto e del Pil sana ai prezzi di mercato

(b)Al netto dei consumi finali all'estero dei residenti

(c) Al netto dei cnnsumi finali in Italia dei non residenti

(d)Compresi i consumi finali in Italia dei non residenti

(e) Calcolati per branca produttrice e coerenti can la Relazione economica relativa al 1998

(f)Valori a prezzi correnti

(g) In migliaia

(b) I valori dal1993 sana elaborati secondo una nuova metodologia e quindi non confrontabili can gli anni precedenti

(i)Migliaiadi lire correnti

0)Numero indice calcolato sulla basedei valori medi unitari, base 1996-100

(m) Tasso media sui prestiti bancari a breve termine. Fonte Bancad'Italia

(n) Numero indice in base 1995-100

(0)Indice dei prezzi al consumo per l'intera collenivits nazionale, calcolato allordo dei consumi di tabacco per gli anni dal1989 al1991 e al netto dei consumi di tabacco

dal 1992in poi
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Tavola A.2 • Formazione e distribuzione del reddito (miliardi di lirecorrenti}

ANN!
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Formazione del valore aggiunto

(atcostodei fatton)

Agricoltura, silvicoltura e pesca 50.439 50.476 52.533 56.522 59.918 60.028 58.515
Industria, compresa energia 356.190 357.888 381.999 418.775 433.648 447.834 445.554
Costruzioni 88.763 85.244 84.043 85.605 91.020 92.169 91.510
Commercio, riparazione di autoveicoli e beni per

la casa, a1berghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni 346.693 358.273 382.961 409.471 426.370 437.193 443.607
Intermediazione monetaria e finanziaria; attivita

immobiliari, noleggio e attivita professionali ed imprenditoriali 316.865 329.868 346.932 382.947 421.594 436.066 449.434
Altre attivita di servizi 288.337 295.378 304.584 316.655 342.218 360.535 354.099

Attivita di servizi nel complesso 951.894 983.519 1.034.477 1.109.073 1.190.182 1.233.793 1.247.139

Torale economia 1.447.286 1.477.127 1.553.052 1.669.974 1.774.767 1.833.825 1.842.717
Totale economia di cui non market 218.253 224.151 228.674 235.722 256.087 269.982 263.632

Risorse

Importazioni di beni (Cif) e servizi (a) 270.299 276.493 319.324 392.Q13 376.968 422.612 441.038

Prodotto interne lordo 1.517.598 1.563.271 1.653.402 1.787.278 1.896.022 1.974.618 2.057.731

Impieghi

Consumi finali interni 1.208.662 1.236.417 1.307.614 1.391.404 1.471.384 1.544.579 1.606.639

Investirnenti fissi lordi 310.661 288.217 297.606 327.852 344.154 354.637 372.619

Variazione delle scorte e oggetti di valore 4.677 -1.108 8.125 17.829 6.390 16.741 27.809

Esportazioni di beni e servizi (b) 263.897 316.238 359.381 442.206 451.062 481.273 491.702

Distribuzione del Pi!

Reddin interni da lavoro dipendente 700.997 716.697 731.895 760.628 809.242 848.043 842.447

Imposte indirette nette 147.040 160.090 172.297 194.484 200.100 220.324 293.614

Risultato lordo di gestione 669.561 686.484 749.210 832.166 886.680 906.251 921.670

Distribuzione del reddito

Redditi netti dall' estero -26.809 -26.677 -26.612 -25.540 -23.110 -18.392 -19.893

T rasferimenti correnti netti dall' estero -6.738 -8.455 -5.721 -2.411 -7.372 -6.760 -11.711

Imposte indirette nette alla Ue -3.059 -2.963 -5.345 -4.805 -3.499 -32 -3.458

Reddito nazionale lordo disponibi!e 1.480.992 1.525.176 1.615.724 1.754.522 1.862.041 1.949.434 2.022.669

Utilizzazione del reddito

Consumi finali nazionali 1.203.544 1.225.462 1.290.037 1.368.863 1.449.713 1.522.029 1.584.635

Risparmio nazionale lordo 277.448 299.714 325.687 385.659 412.328 427.405 438.034

Formazione del capitale

Saldo delle operazioni in conto capitale con I'estero 958 2.598 1.756 2.711 111 5.641 4.135

Accreditamento (+) 0 indebitamento (-) -1.284 50.700 57.634 72.734 95.765 81.211 72.668

Fonte: Istat

(a)Al netto dei consumi finali all'estero dei residenti

(b)Al netto dei consumi finali in Italia dei non residenti
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Tavola A.3.t - L'attivita produttiva, eosti e prezzi - Totale eeonomia

ANN!
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produzione (miliardi di lire)
{Valori a prezzicorrenti)

Produzione ai prezzi di mercato 2.797.874 2.894.226 3.073.977 3.411.020 3.573.399 3.734.172

Consumi intermedi 1.294.131 1.346.680 1.442.076 1.651.500 1.705.912 1.794.443

Imposte indirette 96.356 112.377 116.454 125.986 132.335 142.720 202.935

Contributi alia produzione 35.457 39.115 34.837 33.142 36.793 34.095 35.346

Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 1.503.743 1.547.546 1.631.901 1.759.520 1.867.487 1.939.729 2.007.357
Valore aggiunto aiprezzi di mercato di cuinon market (a) 218.304 224.209 228.737 235.771 256.145 270.048 277.480

[Valori aprezzidel1995)

Produzione ai prezzi di mercato 3.198.944 3.177.955 3.263.615 3.411.020 3.450.705 3.522.991

Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 1.684.100 1.674.359 1.712.682 1.759.520 1.775.112 1.802.138 1.828.311

Impiego dei Fattori

Unita di lavoro (ULA)in complesso (b) 23.457 22.750 22.529 22.528 22.546 22.558 22.717

% Regolari 86,6 86,2 86,0 85,S 85,4 84,8

Unita di lavoro dipendenti (b) 16.162 15.802 15.662 15.621 15.635 15.720 15.851

Vnit1l di lavoro indipendenti (b) 7.295 6.947 6.868 6.907 6.911 6.837 6.866

% Indipendenti sui complesso 31,1 30,S 30,S 30,7 30,7 30,3 30,2

Orari contrattuali (c) 100,4 100,3 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9

are perdute per conflitti di lavoro (b) (d) 5.605 8.796 7.651 6.365 13.510 8.299 3.807

Valore aggiunto al costo dei fattori per unit1l di lavoro (e) (g) 92,0 94,3 97,S 100,0 100,8 102,2 103,1

Costi e prezzi

Retribuzioni contrattuali lorde per dipendente (c) 90,9 93,4 95,1 98,3 102,3 106,7 109,3

Redditi interni da lavoro dipendente (f) 700.997 716.697 731.895 760.628 809.242 848.043 842.447

di cui: onerisociali (f) 206.626 212.354 216.960 228.005 247.940 263.562 239.542

Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 29,S 29,6 29,6 30,0 30,6 31,1 28,4
Costo dellavoro per unita di prodotto (g) (h) 98,4 100,9 100,3 100,0 104,8 107,0 105,0
Prezzi dell'input (g) 85,4 89,5 92,9 100,0 101,8 104,2 106,2

Deflatore del valore aggiunto al costo dei fattori (g) 90,S 92,9 95,4 100,0 105,3 107,3 106,1

Prezzi deU'output:al costa dei fattori (g) 88,0 91,3 94,2 100,0 103,6 105,8 106,2

ai prezzi di mercato (g) 87,S 91,1 94,2 100,0 103,6 106,0 108,1

Costi variabili unitari (g) (i) 89,4 92,8 94,8 100,0 103,1 105,8 106,1

Incidenza % deUe imposte indirette nette sui valore aggiunto 4,0 4,7 5,0 5,3 5,1 5,6 8,3

Mark-up lordo (g) (I) 99,0 98,8 99,6 100,0 100,2 99,S 99,3
Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto al costo dei fattori 26,9 27,0 28,6 30,4 30,3 29,4 29,S

Fonte: Istat
(a)Allordo dei servizi baneari imputati

(b)In migliaia

(c)Numeri indieein baseDieembre 1995- 100

(d) Esclusii conflitti provocati da motivi estraneiatrappono di lavoro

(e)A prezzi eostanti· miliardi di lire 1995

(I) In miliardi di lire correnti

(g) Numeri indiee in base 1995- 100

(h)Rappono tra costo dellavoro dipendeme e indipendeme e produzione ateosto dei fattori a prezzi 1995

(i)Rappono tra eosto dellavoro pi;' costo dell'input e produzione ateosto dei fattori a prezzi 1995

Q) Rapporto tra prezzo dell'output atcosto dei fanori e costi unitari variabili
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Tavola A.3.2· L'attivits produttiva, costi e prezzi - Agricoltura

ANN!
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produzione (miliardi di lire)
[Valeri a prezzicorrenti}

Produzione aiprezzi di mercato 73.088 72.546 73.346 78.691 81.104 79.890
. Consumi intermedi 26.502 26.898 26.079 27.796 28.604 27.800

Imposte indirene 1.520 1.214 1.117 1.129 1.197 1.344 1.750
Contributi aIla produzione 4.564 5.843 6.179 6.523 8.425 9.076 7.707
Valore aggiunto ai prezzi di mereato (a) 46.586 45.648 47.267 50.895 52.500 52.090 52.323

(Varori a prezzidel1995)

Produzione ai prezzi di mercato 79.594 78.417 78.122 78.691 79.191 79.171

Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 49.859 49.713 50.128 50.895 51.714 52.190 52.841

Impiego dei Fattori

Unita di lavoro (ULA) in eomplesso (b) 1.938 1.770 1.682 1.623 1.529 1.480 1.451

% Regolari 74,S 72,9 73,2 72,1 71,9 70,8

Unita di lavoro dipendenti (b) 710 657 615 598 559 549 548
Unid. di lavoro indipendenti (b) 1.228 1.113 1.066 1.025 970 931 903
% Indipendenti suieomplesso 63,4 62,9 63,4 63,2 63,4 62,9 62,3

Orari eontranuali (c) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ore perdute per conflitti di lavoro (b)(d) 125 331 135 413 345 188 161
Valore aggiunto al costo dei fanori per unita di lavoro (e) (g) 82,S 89,9 95,2 100,0 108,1 112,6 116,2

Costi e prezzi

Retribuzioni eontrattuali lorde per dipendente (c) 91,4 96,2 96,2 96,3 98,5 102,5 105,1

Redditi interni da lavoro dipendente (f) 16.392 15.801 15.048 14.924 14.381 14.410 14.222

di cui:onerisociali (f) 2.683 2.476 2.343 2.203 2.266 2.245 1.782
Ineidenza % oneri soeiali su redditi ULA regolari 16,4 15,7 15,6 14,8 15,8 15,6 12,5

Costo dellavoro per unita di prodotto (g) (b) 109,1 105,3 102,2 100,0 96,3 95,1 91,6

Prezzi dell' input (g) 89,1 - 93,7 93,2 100,0 104,1 103,0 101,3
Deflatore del valore aggiunto al costo dei fanori (g) 90,6 91,1 94,2 100,0 104,1 103,4 99,6
Prezzi dell'outpur.al coste dei fanori (g) 90,1 92,0 93,9 100,0 104,1 103,3 100,1

ai prezzi di mereato (g) 91,8 92,5 93,9 100,0 102,4 100,9 99,8

Costi variabili unitari (g) {i) 103,0 102,0 99,1 100,0 98,6 96,7 93,6
Ineidenza % delle imposte indirette nette suivalore aggiunto -6,5 -10,1 -10,7 -10,6 -13,8 -14,8 -11,4

Mark-up lordo (g) ~) 87,5 90,2 94,8 100,0 105,5 106,8 107,0
Quota dei profitti lordi suivalore aggiwito al costo dei fanori 11,3 15,7 21,7 28,3 34,3 35,3 35,6

Fonte: Istat

(a)Allordo dei servizibaneari imputati

(b)In migliaia

(c)Numeri indicein baseDicembre 1995- 100

(d) Esclusi i conflitti provocati damotivi estranei alrappono di lavoro

(e)A prezzi costanti - miliardi di lire 1995

(I) In miliardi di lire correnti

(g)Numeri indieein base 1995- 100

(It)Rappono tra coste dellavoro dipendentee indipendentee produzione al coste dei fanori a prezzi 1995

(i)Rappono tra coste dellavoro piu costo dell'input e produzione al costo dei farroria prezzi 1995

Q) Rappono tra prezzo den'output al costo dei fattori e costi unitari variabili
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Tavo!a A.3.3 . L'attivits produttiva, costi e prezzi- Industria in senso stretto

ANN!
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produzione (miliardi di lire)
(Va/ori aprezzicorrenti}

Produzione ai prezzi di mercato 1.046.957 1.070.280 1.174.673 1.3560441 1.371.888 1.433.920
Consumi intermedi 638.259 655.644 731.524 869.769 869.167 913.250
Imposte indirette 64.094 66.966 70.943 78.078 79.990 82.630 98.932
Contributi alia produzione 7.953 7.575 7.230 7.116 8.285 7.279 60406
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 408.698 414.636 443.149 486.672 502.721 520.670 535.366

(Va/ori aprezzide/1995)
Produzione ai prezzi di mercato 1.227.770 1.193.166 1.268.365 1.3560441 1.350.943 1.394.610
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 456.829 442.512 466.689 486.672 483.654 497.177 511.155

Impiego dei Fattori
Unita di lavoro (ULA)in complesso (b) 50404 5.189 5.187 5.233 5.198 5.191 5.270

% Regolari 94,3 94,3 94,3 94,1 94,3 94,1
Units di lavoro dipendenti (b) 40423 4.228 4.245 4.288 4.262 4.269 4.345
Vnid di lavoro indipendenti (b) 981 961 942 945 936 922 924
% Indipendenti sui complesso 18,2 18,5 18,2 18,1 18,0 17,8 17,5
Orari contrartuali (c) 100,5 100,5 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0
are perdute per conflitti di lavoro (b)(d) 3.457 4.717 2.730 2.038 10.692 5.140 2.198
Valore aggiunto al costo dei fattori per unita di lavoro (e) (g) 90,3 90,9 96,S 100,0 100,0 103,0 104,9

Costi e prezzi
Retribuzioni contrartuali lorde per dipendente (c) 88,9 92,6 95,2 98,7 102,0 106,0 108,9
Redditi interni da lavoro dipendente (f) 199.166 200.251 2070421 219.520 231.283 241.502 242.820
di cui: onerisocia/i (f) 65.104 65.219 67.093 72.979 77.577 82.123 76.771
Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 32,7 32,6 32,3 33,2 33,S 34,0 31,6
Costo dellavoro per units di prodotto (g) (b) 100,7 104,7 101,4 100,0 105,7 106,6 104,8
Prezzi dell'input (g) 82,8 87,3 91,2 100,0 100,2 101,8 102,0
Deflatore del valore aggiunto al costa dei fattori (g) 91,2 94,8 95,4 100,0 104,2 104,7 100,7
Prezzi dell' output.al costo dei [attori (g) 85,6 89,9 92,6 100,0 101,5 102,7 101,6

ai prezzi di mercato (g) 85,3 89,7 92,6 100,0 101,6 102,8 103,0
Costi variabili unitari (g) (~ 85,9 90,4 92,8 100,0 101,6 103,2 102,4
Incidenza % delle imposte indirette neue sui valore aggiunto 13,7 14,3 14,4 14,6 14,3 14,5 17,3
Mark-up lordo (g) ~) 99,7 99,4 99,9 100,0 99,9 99,6 99,2
Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto al costo dei fattori 32,9 ?2,6 34,8 37,1 36,1 35,S 35,0

Fonte: !stat

(a) Allordo deiservizi baneari impurati
(b) In migliaia
(c) Numeri indieein baseDieembre 1995 - 100
(d)Esclusi i conflitti provocaticia motivi estranei alrapportodi lavoro

(e) A prezzicostanti- miliardi di lire 1995
(f)In miliardi di lire ccrrenti
(g)Numeri indiee in base1995 - 100
(h)RapportoIra COSIO dellavoro dipendeme e indipendente e produzione al costodei fattori a prezzi1995
(i)RapportoIracoste dellavoro pi.. cOSIo dell'inpul e produzione al cOSIO dei fallon a prezzi1995
0) Rappono traprezza dell'output a1 coste dei fattorie costi unitarivariabili
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Tavola A.3.4 - L'attivits produttiva, costi e prezzi - Costruzioni

ANNI

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produzione {miliardi di lire}
{Valon aprezzicorrenti}

Produzione ai prezzi di mereato 200.794 196.803 191.350 197.604 207.237 209.650
Consumi intermedi 109.256 108.527 105.001 109.109 113.026 113.647

Imposte indirette 3.597 3.938 4.194 4.230 4.455 4.834 7.408
Contributi alia produzione 821 907 1.888 1.340 1.264 1.000 897
Valore aggiunto ai prezzi di mereato (a) 91.538 88.276 86.349 88.495 94.211 96.003 98.020

[Valeri aprezzi del1995}
Produzione ai prezzi di mercato 218.322 207.621 195.592 197.604 203.118 200.159
Valore aggiunto ai prezzi di mereato (a) 97.635 91.856 86.825 88.495 91.328 90.939 92.331

Impiego dei Fattori

Unit>. di lavoro (ULA) in eomplesso (b) 1.640 1.590 1.540 1.510 1.479 1.479 1.447
% Regolari 85,8 85,2 84,S 83,S 83,9 83,2
Unit>. di lavoro dipendenti (b) 1.014 972 931 888 849 854 820
Unit>. di lavoro indipendenti (b) 627 618 609 622 631 625 627
% Indipendenti sui eomplesso 38,2 38,9 39,S 41,2 42,6 42,3 43,3

Orari eontrattuali (e) 100,4 100,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
are perdute per eonflitti di lavoro (b) (d) 236 1.026 293 1.313 538 844 92
Valore aggiunto aI eosto dol fattori per unita di lavoro (e) (g) 101,6 98,S 96,2 100,0 105,4 105,0 108,9

Costi e prezzi

Retribuzioni eontrattuali lorde per dipendente (e) 91,7 92,8 96,9 98,6 101,6 104,4 107,7
Redditi interni da lavorodipendente (f) 37.583 37.623 36.395 36.133 36.107 37.515 36.083
di cui: oneri sociali (j) 12.419 12.519 11.642 11.825 11.886 12.472 11.239
Ineidenza % oneri soeiali su redditi ULA regolari 33,0 33,3 32,0 32,7 32,9 33,2 31,1
Costo dellavoro per unita di prodotto (g) (h) 89,6 95,3 99,0 100,0 99,6 104,4 101,4

Prezzi den' input (g) 90,S 93,7 96,S 100,0 101,1 104,1 lOS,S
Deflatore del valore aggiunto al eosto dei fattori (g) 94,0 96,0 100,1 100,0 103,0 104,7 102,4
Prezzi den'output.al costo dei fattori (g) 92,0 94,7 98,1 100,0 101,9 104,4 104,1

ai prezzi di mercato (g) 92,0 94,8 97,8 100,0 102,0 104,7 105,8

Costi variabili unitari (g) (i) 90,2 94,9 97,9 100,0 100,4 103,4 102,9
Ineidenza % delle irnposte indirette nette sui valore aggiunto 3,0 3,4 2,7 3,3 3,4 4,0 6,6
Mark-up lordo (g) (I) 102,0 99,8 100,2 100,0 101,6 100,9 101,2
Quota dei profitti lordi suI valore aggiunto aI eosto dei fattori 31,S 27,8 28,4 28,2 30,9 29,S 30,4

Fonte: Istat

(a)Allordo deiservizibaneariimputati

(b) In migliaia

(e)Numeri indieein baseDieembre1995 - 100

(d) Esc1usi i conflitti provocati cia motivi estranei al rapporro d.i lavoro

(e)A prezzieostanti- miliardidi lire 1995

(f)In miliardidi lireeorrenti

(g) Numeri indicein base1995 - 100

(h) Rappono tra costodellavoro dipendenre e indipendente e produzioneal costodei fattori a prezzi 1995

(i)Rappono tra costodellavoro piu costodell'inpute produzioneal costodei fattori a prezzi 1995

(I) Rappono tra prezzodell'output al costodei fattorie eostiunitari variabili
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Tavola A.3.5 - L'attivits produttiva, costi e prezzi - Totale servizi

ANN!
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produzione (miliardi di lire)
{Valeri aprezzicorrenti)

Produzione ai prezzi di mercato l.4n.035 1.554.597 1.634.609 I.n8.285 1.913.171 2.010.711

Consumi intermedi 520.114 555.611 579.473 644.826 695.116 739.745

Imposte indirette 27.146 40.259 40.200 42.549 46.693 53.913 94.845

Contributi alia produzione 22.119 24.791 19.540 18.163 18.819 16.740 20.336

Valore aggiunto aiprezzi di mercato (a) 956.921 998.986 1.055.136 1.133.459 1.218.055 1.270.966 1.321.648

{Valeri aprezzidel1995)
Produzione aiprezzi di mercato 1.673.258 1.698.751 1.721.536 I.n8.285 1.817.453 1.849.051

Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 1.079.m 1.090.278 1.109.040 1.133.459 1.148.415 1.161.832 1.171.983

Impiego dei Fattori

Unita di lavoro (ULA) in complesso (b) 14.475 14.201 14.121 14.163 14.340 14.409 14.549

% Regolari 85,5 85,0 84,6 84,1 83,7 83,1

Units di lavoro dipendenti (b) 10.016 9.945 9.871 9.847 9.966 10.048 10.138

U nita di lavoro indipendenti (b) 4.460 4.255 4.250 4.315 4.374 4.360 4.411

% Indipendenti sui complesso 30,8 30,0 30,1 30,5 30,5 30,3 30,3

Orari contrattuali (c)

Ore perdute per conflitti di lavoro (b) (d) 1.786 2.722 4.493 1.937 1.934 1.978 1.357

Valore aggiunto al costa dei fattori per unita di lavoro (e) (g) 93,4 96,1 98,3 100,0 100,0 100,7 100,6

Costi e prezzi

Retribuzioni contrattuali lorde per dipendente (c)

Redditi interni dalavoro dipendente (f) 447.856 463.022 473.031 490.051 527.471 554.616 549.322

di cui: onerisociali (f) 126.420 132.140 135.882 140.998 156.211 166.722 149.750

Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 28,2 28,5 28,7 28,8 29,6 30,1 27,3

Costo dellavoro per units di prodotto (g) (h) 96,8 97,7 98,9 100,0 104,8 107,7 106,0

Prezzi den' input (g) 87,6 91,3 94,6 100,0 103,9 107,5 112,1

Deflatore del valore aggiunto al costo dei fattoci (g) 89,9 92,0 95,1 100,0 106,0 108,6 108,8

Prezzi dell' output:al costa dei fattori (g) 89,1 91,8 95,0 100,0 105,2 108,3 110,1
aiprezzi di mercato (g) 88,3 91,5 95,0 100,0 105,3 108,7 112,6

Costi variabili unitari (g) (i) 91,5 94,1 96,0 100,0 105,1 108,9 110,3

Incidenza % delle imposte indirette nette sui valore aggiunto 0,5 1,5 2,0 2,2 2,3 2,9 5,6

Mark-up lordo (g) Q) 98,5 98,6 99,4 100,0 99,8 98,7 98,6
Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto al costo dei fattori 24,8 25,2 26,4 27,7 27,6 26,4 26,8

Fonte: Istat

(a)Allordo dei servizibaneariimputari

(b) In migliaia
(c)Numeri indieein baseDieembre1995 - 100

(d) Esclusi i conflitti provocati cia motivi estraneiat rapportc di lavoro

(e)A prezzi costanri- miliardidi lire 1995

(f)In miliardidi lire correnti

(g)Numeri indieein base1995 ~ lOa

(h) Rapporto tra coste dellavoro dipendenre e indipendente e produzione alcosto dei fattori a prezzi 1995

(i)Rapporto tra costo dellavoro piucosto dell'input e produzione at costo dei fattori a prezzi 1995

0> Rapporto tra prezzo dell'output a1 costo dei fattori e costi unitari variabili
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Tavola A.3.6 - L'attiviti produttiva, costi e prezzi - Commercio, riparazione di autoveicoli e di beni per la casa; alberghi e
ristoranti; trasporti e comunicazioni

ANN!

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produzione (miliardi di lire)
{Valori aprezzi correnti}

Produzione ai prezzi di mercato 572.102 598.122 645.233 710.235 744.300 777.931
Consumi intermedi 240.825 255.716 273.332 310.573 327.573 347.350
Imposte indirette 5.658 7.974 7.494 7.479 8.281 8.696 19.095
Contributi alia produzione 21.074 23.841 18.554 17.288 17.925 15.308 18.766
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 331.277 342.406 371.901 399.662 416.727 430.581 443.935

{Valori a prezzi del1995}
Produzione ai prezzi di mercato 650.569 656.399 676.905 710.235 715.469 732.170
Valore aggiunto aiprezzi di mercato (a) 372.823 372.755 386.399 399.662 399.538 407.023 411.645

Impiego dei Fattori

Unita di lavoro (ULA) in complesso (b) 6.178 6.023 5.984 5.913 5.945 5.916 5.943
% Regolari 84,4 83,8 82,S 82,0 81,9 81,1
Unita di lavoro dipendenti (b) 3.278 3.275 3.277 3.231 3.257 3.289 3.339
Uniu di lavoro indipendenti (b) 2.900 2.748 2.707 2.682 2.687 2.627 2.605
% Indipendenti suicomplesso 46,9 45,6 45,2 45,4 45,2 44,4 43,8
Orari contrattuali (c)
Ore perdute per conflitti di lavoro (b) (d) 1.087 1.371 836
Valore aggiunto al costa dei fattori per units di lavoro (e) (g) 89,4 91,7 95,6 100,0 99,4 101,7 102,5

Costi e prezzi
Retribuzioni contrattuali lorde per dipendente (c)
Redditi interni da lavoro dipendente (I) 134.947 139.918 142.121 149.717 156.962 164.634 167.513
di cui: oneri sociali (f) 36.300 37.918 37.121 40.285 42.676 45.231 42.125
Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 26,9 27,1 26,1 26,9 27,2 27,S 25,1
Costo dellavoro per unit1l di prodotto (g) (h) 100,1 101,0 99,3 100,0 103,8 105,3 104,9
Prezzi dell'input (g) 86,7 90,2 94,1 100,0 103,7 106,8 110,8
Deflatore del valore aggiunto al costo dei fattori (g) 90,6 93,7 96,7 100,0 104,2 105,0 105,2
Prezzi dell'output:al costa dei fattori (g) 89,0 92,2 95,6 100,0 104,0 105,8 107,6

ai prezzi di mercato (g) 87,9 91,1 95,3 100,0 104,0 106,3 109,2
Costi variabili unitari (g) (i) 91,7 94,6 95,6 100,0 104,3 107,1 109,0
Incidenza % delle imposte indirette nette sui valore aggiunto -4,7 -4,6 -3,0 -2,5 -2,3 -1,5 0,1
Mark-up lordo (g) (I) 97,0 97,S 100,0 100,0 99,7 98,8 98,7
Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto al costo dei fattori 29,2 30,2 33,8 34,7 34,4 33,7 34,0

Fonte: Istat

(a) Allordo dei servizi baneari imputati

(b)In migliaia

(e) Numeri indiee in base Dieembre 1995 ~ 100

(el) Esclusi i eonflitti provocati da motivi estranei al rapporto di lavoro

(e) A prezzi eostanti - miliardi di lire 1995

(f)In miliardi di lire correnti

(g) Numeri indiee in base 1995 - 100

(h)Rapporto tra costa dellavoro dipendente e indipendente e produzione alcosta dei fattori a prezzi 1995

(ij Rapporto tra costa dellavoro pi.. costa dell'input e produzione al costa dei fattori a prezzi 1995

(l) Rapporto tra prezzadell'output alcoste dei fattori e costi unitari variabili
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Tavola A.3.7 - L'attivits produttiva, costi e prezzi - Intennediazione monetaria e finanziaria; attivita immobiliari, noleggio e attivits
professionali ed imprenditoriali

ANN!

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produzione {miliardi di lire}
(Valori aprezzi correnti)

Produzione aiprezzi elimercato 461.923 500.893 519.079 582.548 644.894 684.650

Consumi intermedi 129.833 145.697 145.935 172.122 194.184 213.635

Imposte indirette 15.550 25.588 26.507 27.617 29.293 35.177 46.666

Contributi aIla produzione 324 259 296 138 177 228 230
Valore aggiunto aiprezzi elimercato (a) 332.090 355.196 373.144 410.426 450.710 471.015 495.870

(Valori aprezzidel1995)
Produzione aiprezzi elimercato 534.497 557.375 559.135 582.548 605.737 618.938

Valore aggiunto aiprezzi elimercato (a) 385.022 397.465 402.081 410.426 420.868 426.057 430.908

Impiego dei Fattori

Unita eli lavoro (ULA) in complesso (b) 2.421 2.368 2.322 2.400 2.510 2.606 2.693

% Regolari 86,1 86,2 87,0 86,4 85,9 85,2

Unita elilavoro dipendenti (b) 1.554 1.547 1.484 1.508 1.559 1.604 1.648
Unita elilavoro inelipendenti (b) 867 822 838 892 951 1.002 1.045

% Inelipendenti sui complesso 35,8 34,7 36,1 37,2 37,9 38,4 38,8

Orari contranuali (c)
are perdute per conflitti elilavoro (b)(d) 365 264 244
Valore aggiunto al costa dei Iattori per unita eli lavoro (e) (g) 93,2 98,5 101,7 100,0 98,1 95,8 93,8

Costi e prezzi

Retribuzioni contrattuali lorde per e1ipendente (c)

Redditi interni dalavoro dipendente (I) 87.639 91.944 94.505 96.974 105.536 109.818 109.098
di cui: oneri socia/i UJ 28.731 30.284 31.053 30.854 34.334 35.534 31.468
Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 32,8 32,9 32,9 31,8 32,5 32,4 28,8
Costo dellavoro per unita eliprodono (g) (h) 98,4 96,0 100,9 100,0 103,8 105,5 103,8
Prezzi den' input (g) 86,6 91,1 92,5 100,0 105,3 110,8 115,8
Deflatore del valore aggiunto al costa dei fanori (g) 88,0 88,6 92,1 100,0 107,3 109,5 111,6
Prezzi den' output:al costo dei fattori (g) 87,7 89,4 92,3 100,0 106,6 109,9 113,0

ai prezzi elimercato (g) 86,4 89,9 92,8 100,0 106,5 110,6 115,3
Costi variabili unitari (g) (i) 89,9 91,9 94,1 100,0 106,0 110,8 113,1
Incidenza % delle imposte indirette nette sui valore aggiunto' 4,6 7,6 7,9 8,3 8,8 10,5 14,0
Mark-up lordo (g) Q) 101,6 100,5 98,6 100,0 100,0 97,3 96,5
Quota dei profitti lordi suIvalore aggiunto al costo dei fanori 36,8 36,8 34,2 37,3 37,8 35,4 35,4

Fonte: Istat

(a) Allordo <lei servizibaocari imputati

(b)In migliaia

(c) Numeri indice in base Dicembre 1995 - 100

(d) Esclus.i i conflittiprovocatidamotivi estranei at rappono di lavaca

(e) A prezzi costanti - miliardi di lire 1995

(I) In miliardi di lirecorrenti

(g)Numeri indice in base 1995 - 100

(h)Rapportotracosto dellavoro dipendente e indipendente e produzioneat coste dei fattoriaprezzi 1995

(i)Rapportotracosto dellavoro piucoste dell'inpur e produzioneat costo dei fattoriaprezzi 1995

Q) Rapporto traprezzadell'output atcosta dei fattorie costi unitarivariabili
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Tavola A.3.8· L'attivita produttiva, costi e prezzi - Altre attivita di servizi

ANNI

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produzione (miliardi di lire)
(Valori aprezzi correnti}

Produzione ai prezzi di mercato 443.010 455.582 470.296 485.502 523.977 548.129

Consumi intermedi 149.456 154.198 160.204 162.131 173.358 178.759

Imposte indirene 5.939 6.697 6.198 7.454 9.119 10.040 29.085

Contributi alia produzione 721 690 690 737 717 1.204 1.340

Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 293.554 301.384 310.092 323.371 350.619 369.370 381.843

(Valori aprezzi del1995)
Produzione aiprezzi di mercato 488.192 484.977 485.496 485.502 496.247 497.943

Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 321.932 320.058 320.560 323.371 328.010 328.752 329.431

Impiego dei Fattori

Unita di lavoro (ULA) in complesso (b) 5.876 5.810 5.815 5.850 5.885 5.887 5.913

% Regolari 86,3 85,8 85,8 85,3 84,S g4,O

Units di lavoro dipendenti (b) 5.184 5.124 5.110 5.109 5.149 5.155 5.152

U nita di lavoro indipendenti (b) 692 686 705 741 736 731 761

% Indipendenti sui complesso 11,8 11,8 12,1 12,7 12,5 12,4 12,9

Orari contranuali (c)
Ore perdute per conflini di lavoro (b) (d) 482 343 277

Valore aggiunto al costo dei fattori per units di lavoro (e) (b) 99,3 99,9 99,8 100,0 100,7 100,8 100,5

Costi e prezzi

Retribuzioni contrattuali lorde per dipendente (c)

Redditi interni da lavoro dipendente (f) 225.270 231.160 236.405 243.360 264.973 280164 272.711

di cui: oneri sociali (j) 61.389 63.938 67.708 69.859 79.201 85.957 76.157

Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 27,3 27,7 28,6 28,7 29,9 30,7 27,9

Costo dellavoro per unita di prodono (g) (h) 90,9 94,0 96,4 100,0 106,2 112,0 109,4

Prezzi dell'input (g) 89,9 93,S 97,1 100,0 103,0 105,7 110,6

Deflatore del valore aggiunto aIcosto dei fauori (g) 91,3 94,0 96,9 100,0 106,7 112,2 110,1

Prezzi dell'output:a1 costo dei fanori (g) 90,8 93,9 97,0 100,0 105,4 110,0 110,3

ai prezzi di mercato (g) 90,7 93,9 96,9 100,0 105,6 110,1 114,1

Costi variabili unitari (g) (~ 91,2 94,4 97,3 100,0 105,6 110,4 110,7

Incidenza % delle imposte indirene nette sui valore aggiunto 1,8 2,0 1,9 2,3 2,9 3,0 9,5

Mark-up lordo (g) (l) 99,6 99,4 99,7 100,0 99,8 99,6 99,7

Quota dei profini lordi sui valore aggiunto aIcosta dei fattori 11,4 11,1 11,6 11,9 11,6 11,2 11,5

Fonte: Istat
(a)Allordo dei servizibancari imputati

(b)In migliaia

(c)Numeri indicein baseDicembre 1995 - 100

(d)Esclusi i conflini provocati da motivi estraneialrapporto di lavoro

(e)A prezzi costanti . miliardidi lire 1995

(I) In miliardidi lire correnti

(g)Numeri indicein base1995 - 100

(h)Rapporto tra costo dellavoro dipendentee indipendentee produzione alcosto dei fanori a prezzi 1995

(i) Rapporto tra coste dellavoro piu coste dell'input e produzione alcosto dei fattori a prezzi 1995

(l) Rapporto tra prezzo dell'output alcosto dei fartori e costi unitari variabili
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Tavola A.4.1 - Prodotti industriali· Totale

vocr

Dornanda e offerta

Indice della produzione industriale (a)

Indice degli ordinativi (a)

Indice degli ordinativi sull'estero (a)

Indice della consistenza degli ordinativi (a)

Indice della consistenza degli ordinativi sull' estero (a)

Indice del fatturato (a)

Indice del fatturato sull' estero (a)

Valore delle importazioni (b)
Valore delle esportazioni (b)
Saldo della bilancia commerciale (b)

Irnpiego dei fattori

Indice dell' occupazione alle dipendenze (c) (d)

Tassi di entrata (c) (e)

Tassi di uscita (c) (e)

Indice dell'occupazione alle dipendenze al netto del ricorso alia c.I.G. (c) (d) (b
Indice delle ore lavorate per dipendente (c) (a) (g)
Incidenza percentuale delle ore di straordinario (c)

Ore di C.I.G. (c) (a)

Grado di utilizzo degli impianti (f)

Costi e prezzi

Indice delle retribuzioni lorde per dipendente (c) (a) (g)
Indice del costa dellavoro per dipendente (c) (a) (g) (i)

Indice dei prezzi alia produzione dei prodotti -industriali (a)

ANNI
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

92,4 90,2 94,9 100,0 99,1 102,4 104,3

71,6 71,6 84,2 100,0 95,2 102,3 104,7

57,3 67,9 81,2 100,0 98,3 107,5 112,1

83,8 80,3 87,1 100,0 100,6 99,5 103,7

59,2 68,6 85,2 100,0 105,7 105,9 116,0

76,1 77,8 85,6 100,0 99,7 103,4 105,6

58,7 68,2 80,9 100,0 103,2 110,0 113,8

232.111 232.991 272.382 335.661 321.286 357.587 374.283

219.436 266.214 308.046 381.175 388.885 409.128 420.764

-12.675 33.223 35.664 45.514 67.599 51.541 46.481

117,5 110,9 105,4 101,3 99,5 96,3 94,6

5,8 5,4 7,5 9,4 8,0 8,8 8,6

11,8 9,9 12,1 10,5 10,5 10,0 11,2

113,2 105,4 102,6 101,6 99,8 97,6 95,6

100,2 99,7 99,9 100,0 99,2 99,6 99,4

4,9 4,4 4,6 5,5 5,0 5,4 4,9

343,6 402,4 255,4 100,0 101,4 49,2 64,2

757 74,4 76,0 78,2 75,8 77,8 77,6

90,6 93,8 97,3 100,0 104,7 108,5 111,4

90,0 93,7 97,1 100,0 105,5 110,1 108,9

&6,2 89,4 92,7 100,0 101,9 103,2 103,3

Fonte: Istat

(a)Numeri indice in base 1995-100.

(b)Miliardi di lire correnti.

(c)Indicatori indaginesulle grandi imprese. Gli indici annuali sonocalcolati come media aritmetica semplicedegli indici mensili.

(d)Numeri indice in basedicembre 1995-100.

(e)Tassi per 1.000 dipendenti.

(f) Fonte: tsco
(g) Indicatore calcolatosui numero dei dipendenti al netto del ricorso alla c.I.G.

(h)Ottenuto sottraendo daglioccupati aile dipendenze il rapporto tra il numero di are di c.I.G. e il prodotto tra un orario convenzionale di 8 are e il numero di giomi

lavorativi.

(i) Al netto del trattamento di fine rapporto.
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Tavola AA.2 - Prodotti industriali - Beni intennedi

VOCI ANNI

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Domanda ed offerta

Indice della produzione industriale (a) 93,1 91,1 96,1 100,0 98,0 101,9 104,9

Indice degli ordinativi (a)

Indice degli ordinativi sull' estero (a)

Indice della consistenza degli ordinativi (a)

Indice della consistenza degli ordinativi sull'estero (a)

Indice del fatturato (a) 70,1 74,0 83,0 100,0 95,7 99,2 99,7

Indice del fatturato sull'estero (a) 55,8 67,1 80,3 100,0 97,0 105,5 106,9

Valore delle imponazioni (b) 147.677 156.192 185.723 231.957 218.098 239.356 241.624

Valore delle esponazioni (b) 118.887 141.797 163.015 205.801 207.145 221.369 226.139

Saldo della bilancia commerciale (b) -28.790 -14.395 -22.708 -26.156 -10.953 -17.987 -15.485

Impiego dei fattori

Indice dell' occupazione alle dipendenze (c) (d) 118,1 111,8 105,9 100,7 98,7 95,5 93,7

Tassi di entrata (c) (e) 4,4 3,7 4,9 6,6 5,9 6,7 6,7

Tassi di 'uscita (c) (e) 10,1 8,2 9,2 8,9 8,6 8,6 8,9

Indice dell'occupazione alle dipendenze al netto del ricorso alia c.I.G. (c) (d) (h 115,0 108,4 104,4 100,9 99,1 96,7 94,8

Indice delle ore lavorate per dipendente (c) (a) (g) 100,0 99,4 99,9 100,0 100,5 100,1 99,7

Incidenza percentuale delle ore di straordinario (c) 5,3 4,6 4,8 5,3 5,4 5,2 4,4

Ore di C.I.G. (c) (a) 310,2 315,7 202,6 100,1 96,1 36,4 60,8

Grado di utilizzo degli impianti (f) 76,0 75,5 76,9 79,1 75,4 77,7 77,6

Costi e prezzi
Indice delle retribuzioni lorde per dipendente (c) (a) (g) 88,6 91,4 96,5 100,0 106,5 109,0 110,9

Indice del costo del lavoro per dipendente (c) (a) (g) (i) 87,5 91,4 96,5 100,0 107,0 110,3 107,4

Indice dei prezzi alia produzione dei prodotti industriali (a) 84,3 87,6 91,1 100,0 100,8 102,3 101,0

Fonte: Istat

(a) Numeri indice in base 1995-100.

(b)Miliardi di lire correnti,

(c) Indicatori indagine sulle grandi imprese, Gli indici annuali sono calcoIati come media aritmetica sernplice degli indici mensili.

(d)Nurneri indice in base dicembre 1995-100.

(e)Tassiper 1.000dipendenti.
(f)Fonte: !SCO

(g) Indicatore calcolato sui numero dei dipendenti al netto del ricorso alia C.LG.

(h) Ottenuto sottraendo daglioccupati aile dipendenze il rapporto tra il numero di ore di C.I.G. e il prodotto tra un orario convenzionale di 8 ore e il numero di giomi

lavorativi.

(i) AI netto del trattamento di fine rapporto.
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Tavola AA.3 • Prodotti industriali - Beni d'investimento

vocr ANN!
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Domanda e offerta

Indice della produzione industriale (a) 87,7 84,6 87,8 100,0 102,2 103,0 102,8

Indice degli ordinativi (a)

Indice degli ordinativi sull' estero (a)

Indice della consistenza degli ordinativi (a)

Indice della consistenza degli ordinativi sull' estero (a)

Indice del fatturato (a) 77,1 73,3 83,4 100,0 106,6 112,3 114,5

Indice del fatturato sull' estero (a) 60,7 66,6 80,0 100,0 110,5 117,2 122,6

Valore delle importazioni (b) 30.200 24.781 28.317 35.738 35.780 39.791 47.477

Valore delle esportazioni (b) 36.050 46.251 53.489 65.730 70.026 72.752 77.799

Saldo della bilancia commerciale (b) 5.850 21.470 25.172 29.992 34.246 32.961 30.322

Impiego dei fattori

Indice dell'occupazione aile dipendenze (c) (d) 119,0 111,1 lOS,S 101,1 99,6 97,0 95,2

Tassi di entrata (c) (e) 5,1 4,8 7,0 9,1 6,6 8,2 7,5

Tassi di uscita (c) (e) 12,5 9,5 12,4 9,4 9,0 8,8 10,8

Indice dell'occupazione aile dipendenze al netto del ricorso alia C.I.G. (c) (d)(h 112,6 101,8 100,5 101,1 99,8 98,4 96,3

Indice delle ore lavorate per dipendente (c) (a) (g) 100,9 100,2 99,9 100,0 98,1 99,7 99,3

Incidenza percentuale delle ore di straordinario (c) 4,3 3,8 4,3 5,6 4,8 5,8 5,5

Ore di C.I.G. (c) (a) 366,1 463,4 290,2 100,0 107,0 54,0 67,2

Grado di utilizzo degli impianti (f) 73,6 73,1 75,2 78,7 77,S 79,1 79,6

Costi e prezzi

Indice delle retribuzioni lorde per dipendente (c) (a) (g) 92,8 95,9 97,9 100,0 102,6 108,2 112,0

Indice del costa dellavoro per dipendente (c) (a) (g) (i) 92,7 95,8 97,4 100,0 104,2 110,2 110,5

Indice dei prezzi alia produzione dei prodotti industriali (a) 89,3 92,S 95,2 100,0 103,6 lOS,S 107,4

Fonte: Istat

(a) Numeri indice in base 1995-100.

(b)Miliardi di lire correnti.

(c) Indicatori indagine sulle grandi imprese. Gli indici annuali sono calcolati come media aritmetica semplice degli indici mensiii.

(d)Numeri indice in base dicembre 1995-100.

(e) Tassi per 1.000 dipendenti.

(f)Fonte: tsco
(g) Indicatore calcolato sui numero dei dipendenti al netto del ricorso alia C.I.G.

(h) Ottenuto sottraendo dagli occupati aile dipendenze il rappono tra il numero di ore di C.I.G. e il prodotto tra un orario convenzionale di 8 are e il numero di giomi

lavorativi.

(i) AI netto del trattamento di fine rappono.
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83,9 86,6 91,1 100,0 100,2 102,9 107,5

60,2 71,5 82,6 100,0 102,3 107,4 112,1

54.234 52.018 58.342 67.966 67.408 78.440 85.182

64.499 78.166 91.542 109.644 111.714 115.007 116.826

10.265 26.148 33.200 41.678 44.306 36.567 31.644

112,5 108,7 104,5 103,5 104,0 99,6 97,9

11,5 12,0 15,6 17,5 22,3 18,9 21,3

14,6 15,6 18,8 17,3 23,6 20,5 22,3

110,7 106,6 103,4 103,9 104,0 99,7 98,4

99,0 99,9 100,5 100,0 100,3 99,1 100,1

5,3 5,2 5,2 5,6 4,2 4,4 4,4

338,2 370,6 252,2 100,0 81,0 68,6 55,4

76,3 73,6 75,1 76,7 75,5 77,2 76,6

90,3 94,2 97,3 100,0 103,6 107,9 111,5

89,9 94,0 97,3 100,0 104,4 109,2 108,6

88,5 91,7 95,0 100,0 103,2 104,1 105,9

Tavola A.4.4· Prodotti industriali· Beni di consume

VOCI A~I

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Domanda e offerta
Indice della produzione industriale (a) 93,9 91,6 96,6 100,0 99,6 103,2 103,9

Indice degli ordinativi (a)

Indice degli ordinativi sull' estero (a)

Indice della consistenza degli ordinativi (a)

Indice della consistenza degli ordinativi sull'estero (a)

Indice del fanurato (a)

Indice del fanurato sull'estero (a)

Valore delle imponazioni (b)
Valore delle esportazioni (b)
Saldo della bilancia commerciale (b)

Impiego deifattori
Indice dell'occupazione alle dipendenze (c) (d)

Tassi di entrata (c) (e)

Tassi di uscita (c) (e)
Indice dell'occupazione alle dipendenze al netto del ricorso alia c.I.G. (c) (d) (h
Indice delle ore lavorate per dipendente (c) (a) (g)
Incidenza percentuale delle ore di straordinario (c)

Ore di C.I.G. (c) (a)

Grado di utilizzo degli impianti (f)

Costi e prezzi

Indice delle retribuzioni lorde per dipendente (c) (a) (g)
Indice delcosto dellavoro per dipendente (c) (a) (g) (i)
Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (a)

Fonte: Istat
(alNumeri indicein base1995-100.
(b)Miliardidi lire correnti,

(cl Indicatori indagine sullegrandi imprese, Gli indiciannualisono calcolaticome mediaaritmeticasemplice degliindicimensili.

(d)Numeri indicein basedicembre1995-100.

(e)Tassiper 1.000dipendenti.
(I) Fonte: ISCa
(g)Indicatorecalcolatosul numero dei dipendentiaInetto del ricorsoaliaC.I.G.
(b) Onenuto sottraendodaglioccupatiailedipendenze il rappono tra il numero di are di c.I.G. e il prodotto tra un orario convenzionale di 8 ore e il numerodi giorni

lavorativi.

(i) Al netto del trattamento di fine rapporto,
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Tavola A.4.5 • Prodotti industriali· Sezioni ATEC091

~
~

PRODUZIONE DI ENERGIA3 VOCI ESTRAZIONE DI MINERALI ATTIVITA' MANIFATTURIERE
ELETTRICA, GAS E ACQUA:5c Anni Anni Anni:>-

1998 1996 1997 1998z 1996 1997 1998 1996 1997~
;;
r--

Domanda e offertar.l

'C

Indice della produzione industriale (a) 102,5 108,5 108,0 98,9 102,1 103,9 100,6 103,4 107,3
'C
or-

Indice degli ordinativi (a) (b) 95,2 102,3 104,7
Indice degli ordinativi sull'estero (a) (b) - 98,3 107,5 112,1
Indice della consistenza degli ordinativi (a) (b) 100,6 99,5 103,7
Indice della consistenza degli ordinativi sull'estero (a) (b) 105,7 105,9 116,0
Indice del fatturato (a) 119,4 112,3 109,7 99,4 103,3 105,6
Indice del fatturato sull' estero (a) 99,9 112,0 130,3 103,2 110,0 113,7
Valore delle importazioni (c) 27.578 30.587 25.217 274.844 307.276 329.348 2.892 2.825 2.820
Valore delle esportazioni (c) 860 876 831 379.528 399.360 411.034 43 44 42
Saldo della bilancia commerciale (c) -26.717 -29.711 -24.387 104.684 92.083 81.686 -2.849 -2.781 -2.778

Impiego dei fattori
Indice dell'occupazione aile dipendenze (e) (d) .... .... .... 99,7 97,1 96,0 99,5 94,1 90,2
Tassi di entrata (e) (f) .... .... .... 8,9 9,9 9,6 2,8 2,9 2,8
Tassi di uscita (e) (f) .... .... .... 11,4 10,4 12,0 4,7 7,7 5,9
Indice dell'occupazione aile dipendenze al netto del ricorso alia C.I.G. (e) (d) (h) .... .... .... 99,8 98,3 96,9 99,5 94,1 90,2
Indice delle ore lavorate per dipendente (e) (a) (g) .... .... .... 99,2 99,7 99,4 100,1 99,5 100,0
Incidenza percentuale delle ore di straordinario (e) .... .. .. .. .. 5,1 5,6 5,1 4,5 4,0 3,7
Ore di c.I.G. (e) (a) .... .... .... 101,3 49,2 62,1 49,7 21,3 16,4

Costi e prezzi

Indice delle retribuzioni lorde per dipendente (e) (a) (g) .... .... .... 104,2 109,1 112,0 105,2 106,3 109,9
Indice del costa dellavoro per dipendente (e) (a) (g) (i) .... .... .... 105,2 110,6 110,1 106,2 108,3 104,5
Indice dei prezzi alia produzione dei prodotti industriali (a) 100,7 106,0 100,1 101,8 102,6 103,3 102,7 108,6 104,3

Fonte: Istat

(a) Numeri indice in base 1995-100.

(b) gli indici sono relativi aIleimprese nel settore delle Attivid Manifatturiere che lavoranoprevalentementesu commessa
(c) Miliardidi lire correnti.

(d)Numeri indice in basedicembre 1995-100.

(e) Indicatori indaginesulle grandi imprese. Gli indici annuali sono calcolaticome mediaaritmeticasemplice degli indicimensili.
(~ Tassiper 1.000 dipendenti.

(g) Indicatore calcolatosui numero dei dipendenti al netto del ricorso alIac.I.G.

(h) Ottenuto sottraendo daglioccupati ailedipendenze il rappono tra il numero di ore di C.I.G. e iI prodotto tra un orario convenzionale di 8 ore e il numero di giorni Iavorativi.
.+::-- (i)Al netto del trattamento di fine rapporto .
VI
\).l



*" Tavola A.5 • Servizi· Sezioni ATEC091VI

*"
COMMERCIOE

ALBERGHIE
TRASPORTI, INTERMEDIAZIONE ALTRE ATTMTA'

VOCI
TOTALE SERVIZI RIPARAZIONE DI

RISTORANTI
MAGAZZINAGGIO E MONETARIAE PROFESSIONALI ED

BENI DI CONSUMO COMUNICAZIONI FINANZIARIA IMPRENDITORIALI

Anm-'-- Anni Anni Anni Anni Anni

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998

Impiego dei fattori

Indice dell'occupazione aile dipendenze (a) (b) 97,9 97,4 103,5 103,7 111,1 115,3 95,7 95,0 97,7 96,1 105,0 110,3
Tassi di entrata (a) (d) 13,1 8,6 20,7 24,7 46,0 48,3 15,1 4,3 2,7 3,3 18,6 21,9

Tassi di uscita (a) (d) 13,8 9,1 19,1 24,3 44,4 43,9 16,5 5,3 4,6 4,3 14,2 18,3

Indice dell'occupazione aile dipendenze al netto del ricorso alia C.I.G. (a) (b) (f) 97,9 97,6 103,9 104,2 111,2 115,4 95,9 95,3 97,7 96,1 104,9 110,2
Indice delle are lavorate per dipendente (a) (c) (e) 99,7 99,9 97,9 98,2 99,7 96,S 102,1 101,7 96,6 97,8 100,9 99,3

Incidenza percentuale delle are di straordinario (a) 6,5 6,4 9,1 9,5 4,2 4,1 6,9 6,6 4,3 4,4 11,6 10,5

Costi e prezzi

Indice delle retribuzioni lorde per dipendente (a) (c) (e) 106,3 108,3 107,1 111,7 105,9 106,0 106,7 108,8 106,0 107,6 109,0 110,3
Indice del costa dellavoro per dipendente (a) (c) (e) (g) 108,0 105,6 107,7 107,7 104,7 100,3 109,2 108,3 106,9 102,6 109,3 105,9

Fonte: Istat
(a) Indicatari indagine sulle grandi imprese. Gli indici annuali sana calcalati come media aritmeticasemplicedegli indici mensili.

(b) Numeri indice in basedicembre 1995-100.

(c) Numeri indice in base 1995-100.

(d)Tassiper 1.000 dipendenti.

(e)Indicatare calealata suI numero dei dipendenti al netta del ricarsa alia C.I.G.
(D Ottenuta sottraendo dagli accupati alle dipendenze il rapparta tra il numera di are di c.I.G. e il prodorto tra un oraria canvenzianaledi 8 are e il numera di giarni lavorativi.

(g) Al nella del trattarnento di fine rapparta.

:;

~

~
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Tavola A.6.1 • II sistema dei prezzi

ANN!

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Prezzi alla produzione dei prodotti industriali (a)

Beni finali di consumo 85,4 88,5 91,7 95,0 100,0 103,2 104,1 105,9

Beni di consumo non durevoli 83,8 87,3 91,1 94,5 100,0 102,8 103,6 105,4

Beni semidurevoli 89,2 91,7 93,5 95,8 100,0 103,4 105,1 106,8

Beni durevoli 84,3 87,2 91,2 95,2 100,0 103,9 104,2 106,0

Beni finali di investimento 86,4 89,3 92,5 95,2 100,0 103,6 105,5 107,4

Beni intermedi 83,7 84,3 87,6 91,1 100,0 100,8 102,3 101,0

Beni intermedi per la produzione di beni di investimento 87,0 89,3 92,0 94,5 100,0 101,0 103,0 104,3

Beni intermedi per la produzione di beni di consumo 85,1 85,5 87,7 91,3 100,0 99,3 98,5 98,7

Beni intermedi a destinazione mista 82,9 83,2 86,7 90,3 100,0 100,9 102,6 100,9

Indice generale 84,6 86,2 89,4 92,7 100,0 101,9 103,2 103,3

Prezzi all'importazione (b)
Beni di consumo Ue 98,4 101,4

Beni di consumo extra-Ue 103,9 104,9

Beni di consumo mondo 100,1 102,3

Beni di investimento Ue 101,4 101,9

Beni di investimento extra-Ue 106,5 110,2

Beni di investirnento mondo 102,7 104,0

Beni intermedi Ue 101,6 100,8

Beni intermedi extra-Ue 103,9 93,6
Beni intermedi rnondo 102,6 97,6

Indice generale Ue 100,8 101,2
Indice generale extra-Ue 104,1 96,6
Indice generale mondo 102,1 99,5

Prezzi al consumo per I'intera collettivita nazionale (a)

Beni 84,9 88,3 91,6 95,1 100,0 103,7 105,1 106,6
di cui: alimentari (c) 84,5 89,1 91,1 94,3 100,0 104,2 104,2 105,4

non alimentari 85,0 87,8 91,9 95,5 100,0 103,5 105,5 107,1

Servizi 80,1 86,2 91,0 95,1 100,0 104,4 107,6 110,6

Indice generale (c) 83,2 87,5 91,4 95,1 100,0 104,0 106,1 108,1

Fonte: !stat

(a)Nurneri indicein base1995-100

(b)Numero indicecalcolato sullabasedei valori mediunitari, base1996-100

(c)Indici calcolati allordo dei consumi di tabaccoper gli anni dal1989 al1991 e al netto deiconsurnidi tabaccodal1992 in poi
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Tavola A.6.2a • Numeri indici dei prezzi al consumo armonizzati per i Paesi membri dell'Unione europea- Base 1996= 100

Indice generale • Anno 1997

PAESI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Die 1997

Belgic 101,3 101,2 100,8 101,1 101,6 101,6 101,8 101,6 101,7 101,8 101,9 101,7 101,5
Danimarca 100,7 101,1 101,4 101,6 102,3 102,5 101,9 102,1 102,5 102,4 102,5 102,3 101,9
Germania 100,9 101,2 101,1 101,0 101,4 101,6 101,9 102,0 101,7 101,6 101,5 101,7 101,5
Grecia 102,7 102,3 104,7 105,6 106,1 106,5 104,3 104,5 106,3 106,8 107,3 108,1 105,4
Spagna 101,3 101,2 101,3 101,3 101,4 101,4 101,6 102,1 102,6 102,6 102,7 103,0 101,9
Francia 100,7 101,0 101,1 101,1 101,2 101,2 101,1 101,4 101,6 101,5 101,7 101,7 101,3
Irlanda 100,3 100,9 101,0 101,1 101,1 101,4 101,2 100,9 101,4 101,5 101,9 102,2 101,2
Italia 101,2 101,3 101,5 101,6 101,9 101,9 101,9 101,9 102,0 102,4 102,7 102,8 101,9
Lussemburgo 100,7 101,0 100,9 100,9 101,0 101,1 101,3 101,5 101,8 102,0 102,1 102,1 101,4
Olanda 100,4 100,6 101,6 101,7 101,9 101,3 101,4 101,8 102,9 103,0 103,0 102,6 101,9
Austria 100,6 101,1 101,2 101,1 101,1 101,1 101,1 101,2 101,1 101,2 101,5 101,7 101,2
Portogallo 101,1 101,2 101,3 101,4 102,1 101,8 101,8 102,3 102,2 102,1 102,6 102,8 101,9
Finlandia 100,1 100,2 100,5 100,9 101,2 101,4 101,4 101,6 101,7 101,9 101,8 101,8 101,2
Svezia 100,4 100,4 101,0 101,7 101,8 101,8 101,6 101,7 103,0 103,1 102,9 102,9 101,9
Regno Unito 100,6 100,9 101,1 101,5 101,8 102,0 101,7 102,2 102,5 102,6 102,7 102,8 101,9
UE15 100,9 101,1 101,3 101,4 101,7 101,7 101,7 101,9 102,1 102,2 102,3 102,4 101,7
Stati Uniti d'America 101,4 101,8 102,0 102,1 102,1 102,2 102,3 102,5 102,8 103,0 103,0 102,6 102,3
Giappone 100,2 100,0 100,0 102,1 102,3 102,3 101,9 102,0 102,7 103,0 102,3 102,1 101,7

Tavola A.6.2b - Numeri indici dei prezzi al consumo armonizzati per i Paesi membri dell'Unione europea - Base 1996= 100

Indice generale - Anno 1998

PAESI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Die 1998

Belgic 101,8 102,0 101,8 102,4 102,9 102,8 103,0 102,6 102,5 102,5 102,5 102,4 102,4
Danimarca 102,4 102,8 103,0 103,2 103,7 103,7 103,3 103,2 103,6 103,5 103,6 103,4 103,3
Germania 101,7 102,0 101,7 102,0 102,5 102,6 102,8 102,7 102,3 102,2 102,1 102,1 102,2
Grecia 107,1 106,5 109,2 111,0 111,4 111,7 109,3 109,4 111,6 111,6 in.s 112,1 110,2
Spagna 103,2 102,9 103,0 103,2 103,4 103,4 103,9 104,2 104,2 104,2 104,1 104,4 103,7
Francia 101,3 101,7 101,9 102,1 102,2 102,3 101,9 102,0 102,1 102,0 101,9 102,0 102,0
IrIanda 101,5 102,0 102,5 103,1 103,5 104,0 103,7 103,9 104,2 104,1 104,1 104,4 103,4
Italia 103,1 103,4 103,6 103,8 103,9 104,0 104,0 104,1 104,1 104,3 104,4 104,5 103,9
Lussemburgo 102,2 102,1 102,2 102,0 102,3 102,3 102,5 102,5 102,5 102,5 102,6 102,5 102,4
Olanda 102,0 102,7 103,8 104,2 104,0 103,5 103,2 103,2 104,2 104,5 104,5 104,1 103,7
Austria 101,8 102,1 102,2 102,3 102,1 101,9 101,9 101,9 101,7 101,9 102,0 102,2 102,0

Portogallo 102,7 102,5 102,8 103,6 104,3 104,5 104,7 104,6 104,4 104,7 105,3 105,7 104,2
Finlandia 101,9 101,9 102,1 102,6 102,8 103,0 102,5 102,7 103,1 103,0 102,7 102,6 102,6

Svezia 102,5 102,4 102,7 103,1 103,4 103,2 102,9 102,3 102,9 103,2 103,0 102,9 102,9

Regno Unito 102,1 102,4 102,7 103,3 103,8 103,7 103,1 103,5 104,0 103,9 104,0 104,3 103,4

UE 15 102,2 102,5 102,6 103,0 103,3 103,3 103,2 103,2 103,3 103,3 103,3 103,4 103,1

Stati Uniti d'America 103,0 103,2 103,4 103,6 103,8 103,9 104,0 104,1 104,3 104,5 104,5 104,4 103,9

Giappone 102,0 101,9 102,3 102,5 102,8 102,4 101,8 101,7 102,5 103,2 103,1
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Tavola A.6.3 - II sistema degli indici dei prezzi al consumo

CAP1TOLIDr SPESA

Prezzi al consumo per l'intera collettivita nazionale (a)

Prodoni alimentari e bevande analcoliche

Bevande alcoliche e tabacchi

Abbigliamento e calzature

Abitazione, acqua, elenr. e combustibili

Mobili, articoli e servizi per la casa

Servizi sanitari e spese per la salute

Trasporti

Comunicazioni

Ricreazione, spettacoli e cultura

Istruzione •

Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi

Altri beni e servizi

Indice generale: con tabacchi

senza tabacchi

Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (a)

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

Bevande alcoliche e tabacchi

Abbigliamento e calzature

Abitazione, acqua, elettr, e combustibili

Mobili, articoli e servizi per la casa

Servizi sanitari e spese per la salute

Trasporti

Comunicazioni

Ricreazione, spenacoli e cultura

Istruzione

Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi

Altri beni e servizi

Indice generale: con tabacchi

senza tabacchi

Indici armonizzati dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione europea (b)

Prodoni alimentari e bevande analcoliche

Bevande alcoliche e tabacchi

Abbigliamento e calzature

Abitazione, acqua, elettr, e combustibili

Mobili, articoli e servizi per la casa

Servizi sanitari e spese per la salute

Trasporti

Comunicazioni

Ricreazione, spettacoli e cultura

Istruzione

Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi

Altri beni e servizi

Indice generale: con tabacchi

senza tabacchi

Fonte: Istat

(a) Numeri indice in base 1995-100

(b) Numeri indice in base 1996-100
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ANNI
1996 1997 1998

104,0 103,8 104,9

106,7 110,7 115,7

103,9 106,4 109,2

104,2 108,4 110,8

103,9 106,1 107,9

103,9 107,6 110,7

104,4 106,1 107,4

99,9 100,5 101,1

103,4 104,6 106,1

102,6 105,1 107,5

104,1 107,0 110,2

104,4 107,1 109,2

104,0 106,1 108,2

104,0 106,1 108,1

104,0 103,7 104,3

106,9 110,9 116,0

104,0 106,5 109,0

104,7 109,6 112,3

104,0 105,8 107,5

102,4 105,9 108,5

104,5 106,0 107,1

101,0 103,0 104,4

103,2 104,0 106,1

102,7 106,4 108,9

103,9 106,4 108,9

103,5 106,4 107,0

103,9 105,8 107,7

103,9 105,7 107,6

100,0 99,8 100,9

100,0 103,6 108,3

100,0 102,4 105,2

100,0 104,0 106,3

100,0 102,1 103,9

100,0 108,9 115,9

100,0 101,5 102,8

100,0 100,6 101,3

100,0 101,2 102,6

100,0 101,8 103,9

100,0 102,8 105,7

100,0 102,2 104,0

100,0 101,9 103,9
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Tavola A.7.1 • Interscambio commerciale con l'estero secondo la classificazione NACE/CLIO {valori in miliardi di lire correnti} (a)

MACROBRANCHE ANNI
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Importazioni
Prodotti agricoltura, silvicultura e pesca 15.955 14.828 15.172 17.297 20.028 19.275 20.792 20.298
dicui Ue 8.984 8.197 8.518 9.103 10.191 10.714 11.374 10.894
Prodotti energetici 26.893 24.807 28.179 28.369 32.204 35.264 37.356 29.767
dieui Ue 3.089 3.181 3.881 4.185 4.278 4.750 4.847 3.853
Minerali ferrosi e non ferrosi 19.466 19.625 19.828 25.590 35.115 28.462 32.713 34.953
dieui Ue 8.352 8.645 7.891 10.907 18.189 14.642 16.859 17.180
Minerali e prodotti non metallici 4.391 4.498 4.657 5.251 6.219 5.843 6.193 6.421
dicui Ue 2.793 2.884 2.944 3.386 4.265 4.014 4.100 4.102
Prodotti chimici 27.487 29.085 31.467 37.982 47.099 45.241 50.237 51.984
dicui Ue 19.706 20.836 21.922 26.929 34.543 33.457 37.186 38.611
Prodoni metalmeccanici 51.622 52.704 51.529 61.181 78.816 77.252 85.100 94.557
dicui Ue 33.408 33.818 31.837 39.127 54.586 53.900 60.399 66.943
Mezzi di trasporto 28.803 32.551 25.573 28.352 35.168 35.451 43.144 50.574
dicui Ue 23.667 27.156 20.151 22.592 28.938 29.307 34.820 38.520
Prodotti industrie alimentari, bevande e tabacco 18.002 18.799 20.363 22.923 25.600 24.492 25.183 25.646
dicui Ue 14.603 15.463 16.510 18.227 20.857 19.793 20.296 20.818
Prodotti tessili, cuoio, abbigliamento 14.550 15.747 16.453 21.347 24.322 23.270 27.246 28.207
di cui Ue 6.603 6.867 6.465 8.140 9.311 8.709 9.880 9.793
Legno, carta, gomma ed altri prodotti 18.577 19.467 19.770 24.090 31.090 26.736 29.623 31.876
dieui Ue 9.112 9.413 9.333 11.677 19.135 16.910 18.522 19.776
Totale 225.746 232.111 232.991 272.382 335.661 321.286 357.587 374.283
di cui Ue 130.317 136.460 129.452 154.273 204.293 196.197 218.283 230.490

Esportazioni
Prodoni agricoltura, silvicultura e pesca 6.005 5.791 6.777 8.294 10.074 10.170 10.633 11.023
dicui Ue 4.499 4.231 4.820 5.888 7.751 7.534 7.702 7.940
Prodotti energetici 4.718 4.708 5.715 5.058 5.168 5.740 6.822 5.606
dieui Ue 1.721 1.677 1.083 915 1.116 1.166 1.873 1.616
Minerali ferrosi e non ferrosi 8.960 9.086 11.997 13.682 17.651 15.482 16.518 16.685
dicui Ue 5.420 5.334 5.991 7.845 11.729 9.565 10.249 10.927
Minerali e prodotti non metallici 8.665 9.144 11.035 13.052 15.408 15.221 16.040 16.362
dieui Ue 4.687 5.040 5.953 6.827 8.765 8.206 8.291 8.590
Prodotti chimici 15.620 17.346 20.932 24.528 31.726 32.088 35.241 36.181
di cui Ue 8.467 9.535 10.616 12.893 17.286 17.493 19.467 20.206
Prodotti metalmeccanici 71.990 75.181 93.080 106.703 133.614 140.041 146.401 149.848
dieui Ue 40.224 40.833 46.388 53.690 71.874 72.890 75.778 81.393
Mezzi di trasporto 22.141 21.903 24.013 29.062 38.060 38.747 40.074 46.569
dieui Ue 14.708 14.197 13.743 17.175 23.883 24.091 24.861 28.181
Prodotti industrie alimentari, bevande e tabacco 9.056 10.414 12.373 13.429 16.084 16.551 17.048 17.462
di cui De 5.645 6.196 7.575 8.195 10.020 10.402 10.617 10.987
Prodoni tessili, cuoio, abbigliamento 36.952 38.582 46.020 54.547 63.534 65.434 67.701 67.020
di eui Ue 22.980 23.435 27.268 30.321 36.575 35.873 36.751 36.941
Legno, carta, gomma ed altri prodotti 25.621 27.281 34.272 39.691 49.856 49.411 52.650 54.008
dicui Ue 15.324 16.033 18.905 21.908 29.451 28.519 29.279 30.393
Totale 209.728 219.436 266.214 308.046 381.175 388.885 409.128 420.764
di cui Ue 123.675 126.511 142.342 165.657 218.450 215.740 224.868 237.174

Saldi
Prodotti agricoltura, silvicultura e pesca -9.950 -9.037 -8.395 -9.003 -9.954 -9.105 -10.159 -9.275
dieui Ue -4.485 -3.966 -3.698 -3.215 -2.440 -3.180 -3.672 -2.954
Prodotti energetici -22.175 -20.099 -22.464 -23.311 -27.036 -29.524 -30.534 -24.161
dieui Ue -1.368 -1.504 -2.798 -3.270 -3.162 -3.585 -2.974 -2.237
Minerali ferrosi e non ferrosi -10.506 -10.539 -7.831 -11.908 -17.464 -12.980 -16.195 -18.268
dicui Ue -2.932 -3.311 -1.900 -3.062 -6.460 -5.077 -6.610 -6.253
Minerali e prodotti non metallici 4.274 4.646 6.378 7.801 9.189 9.378 9.847 9.941
dicui Ue 1.894 2.156 3.009 3.441 4.500 4.192 4.191 4.488
Prodoni chimici -11.867 -11.739 -10.535 -13.454 -15.373 -13.153 -14.996 -15.803
dicui Ue -11.239 -11.301 -11.306 -14.036 -17.257 -15.963 -17.719 -18.405
Prodotti metalmeccanici 20.368 22.477 41.551 45.522 54.798 62.789 61.301 55.291
dicui Ue 6.816 7.015 14.551 14.563 17.288 18.990 15.379 14.450
Mezzi eli trasporto -6.662 -10.648 -1.560 710 2.892 3.296 -3.070 -4.005
dicui Ue -8.959 -12.959 -6.408 -5.417 -5.055 -5.215 -9.959 -10.339
Prodotti industrie alimentari, bevande e tabacco -8.946 -8.385 -7.990 -9.494 -9.516 -7.941 -8.135 -8.184
dieui Ue -8.958 -9.267 -8.935 -10.032 -10.837 -9.391 -9.679 -9.831
Prodotti tessili, cuoio, abbigliamento 22.402 22.835 29.567 33.200 39.212 42.164 40.455 38.813
dieui Ue 16.377 16.568 20.803 22.181 27.264 27.164 26.871 27.148
Legno, carta, gomma ed altri prodotti 7.044 7.814 14.502 15.601 18.766 22.675 23.027 22.132
dieui Ue 6.212 6.620 9.572 10.231 10.316 11.608 10.757 10.617
Totale -16.018 -12.675 33.223 35.664 45.514 67.599 51.541 46.481
dicui Ue -6.642 -9.949 12.890 11.384 14.157 19.544 6.585 6.684

Fonte: Istat
(a)I dati del 1998sono provvisori
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Tavola A.8 - Interscambio comrnerciale con l'estero per gruppi di paesi (valori in miliardidi lirecorrenti)'

GRUPPI Dr PAESI ANN!
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Importazioni
Paesi sviluppati 179.684 185.770 181.240 211.870 260.693 248.310 275.368 291.599

Ue (b) 130.317 136.460 129.452 154.273 204.293 196.197 218.283 230.490
EFTA (c)) 20.159 21.027 22.540 25.493 16.114 15.082 15.267 16.484
USAeCanada 14.343 13.953 14.264 14.853 19.043 18.564 20.334 21.729
Altri Paesi sviluppati 14.865 14.330 14.984 17.251 21.243 18.467 21.484 22.896

Paesi in via di sviluppo 33.959 32.675 34.804 38.276 46.981 47.274 52.556 50.806
Paesi associati alia Ue 187 129 107 201 228 288 175 101
Paesi ACP (d) 2.248 2.148 2.463 3.310 3.860 3.691 3.531 3.709
Paesi OPEC (e) 16.128 14.288 15.152 14.393 18.407 19.898 23.139 18.877
Nuovi Paesi industrializzati (NPI) 8.382 8.565 8.745 10.048 12.125 11.008 12.528 15.406
Altri Paesi in via di sviluppo 7.014 7.545 8.337 10.324 12.361 12.389 13.183 12.713

Paesi dell'Europa centrale e dell 'Est 8.748 9.513 12.238 16.357 20.719 18.570 20.940 22.330
Paesi ad economia pianificata 2.907 3.510 4.188 5.231 6.689 6.553 7.972 8.934
Altre provenienze e destinazioni 448 643 521 648 579 579 751 614
Totale 225.746 232.111 232.991 272.382 335.661 321.286 357.587 374.283

Esportazioni
Paesi sviluppati 170.890 173.910 203.642 236.905 292.909 292.071 306.927 322.085

Ue (b) 123.675 126.510 142.342 165.657 218.450 215.740 224.868 237.174

EFTA (c) 18.332 18.074 21.397 24.338 15.911 16.296 16.391 17.110

USA e Canada 16.157 16.878 22.682 26.478 30.950 31.197 35.377 39.472

Altri Paesi sviluppati 12.726 12.448 17.221 20.432 27.598 28.838 30.291 28.330
Paesi in via di sviluppo 30.090 34.634 46.432 52.324 63.121 67.500 69.994 65.664

Paesi associati alia U e 641 674 730 948 1.158 1.384 695 765
Paesi ACP (d) 1.933 1.693 3.008 2.602 3.281 3.284 4.003 6.002
Paesi OPEC (e) 9.969 11.311 12.926 11.711 12.665 13.493 14.466 14.231
Nuovi Paesi industrializzati (NP1) 9.301 11.181 16.704 21.986 28.669 29.919 30.042 23.986
Altri Paesi in via di sviluppo 8.246 9.775 13.064 15.077 17.348 19.421 20.787 20.678

Paesi dell'Europa centrale e dell 'Est 6.041 8.096 10.704 13.550 18.670 22.622 25.567 26.997

Paesi ad economia pianificata 1.799 2.040 4.141 3.965 4.752 4.920 4.790 4.130

Altre provenienze e destinazioni 908 756 1.295 1.302 1.723 1.771 1.850 1.888

Totale 209.728 219.436 266.214 308.046 381.175 388.885 409.128 420.764

Saldi
Paesi sviluppati -8.794 -11.860 22.402 25.035 32.216 43.761 31.559 30.486

Ue (b) -6.642 -9.950 12.890 11.384 14.157 19.544 6.585 6.684

EFTA (c) -1.827 -2.953 -1.143 -1.155 -203 1.214 1.124 626

USAeCanada 1.814 2.925 8.418 11.625 11.907 12.633 15.043 17.743

Altri Paesi sviluppati -2.139 -1.882 2.237 3.181 6.355 10.370 8.807 5.434

Paesi in via di sviluppo -3.869 1.959 11.628 14.048 16.140 20.226 17.438 14.858

Paesi associati alia Ue 454 545 623 747 930 1.096 520 664

Paesi ACP (d) -315 -455 545 -708 -579 -407 472 2.293

Paesi OPEC (e) -6.159 -2.977 -2.226 -2.682 -5.742 -6.405 -8.673 -4.646

Nuovi Paesi industrializzati (NPI) 919 2.616 7.959 11.938 16.544 18.911 17.514 8.580

Altri Paesi in via di sviluppo 1.232 2.230 4.727 4.753 4.987 7.032 7.604 7.965

Paesi dell 'Europa centrale e dell 'Est -2.707 -1.417 -1.534 -2.807 -2.049 4.052 4.627 4.667

Paesi ad economia pianificata -1.108 -1.470 -47 -1.266 -1.937 -1.633 -3.182 -4.804

Altre provenienze e destinazioni 460 113 774 654 1.144 1.193 1.099 1.274

Totale -16.018 -12.675 33.223 35.664 45.514 67.599 51.541 46.481

Fonte: Istat
(a)I dati del 1998sono provvisori
(b)Da gennaio 1995sono entrati nell'Ue i seguentipaesi:Svezia,Finlanelia e Austria
(c)European Free Trade Area (paesidell'Associazione europea elilibero scambio)
(d)A.C.P. (paesidell'Africa,dei Caraibi e del Pacifico)
(e)Organization Petroleum Exporting Countries (Organizzazione dei Paesiesportatori elipetrolio)
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::r. Tavola A.9 • Investimenti per branca produttrice (miliardi di lire)...,
;>-...,

~
ANNI"tl

C5 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
'"C
;>-
z Valori a prezzi correntiz
c Costruzioni 154.559 148.863 144.272 149.202 155.544 156.734 159.552;>-
r-

di cui: Abitazioni'" 84.535 85.528 86.515 88.253 88.270 87.822 89.701
'<0

di cui: Altre costruzioni 68.912 69.851'<0 70.024 63.335 57.757 60.949 67.274ce

Macchine, attrezzature e prodotti vari 119.044 108.103 119.182 134.697 140.641 147.366 155.732

Mezzi di trasporto 26.737 21.217 23.575 31.968 34.317 35.797 40.556

Investimenti irnmateriali 10.320 10.034 10.576 11.985 13.651 14.741 16.779

TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI 310.660 288.217 297.605 327.852 344.153 354.638 372.619

Incidenza sui Pil 20,5 18,4 18,0 18,3 18,2 18,0 18,1

Variazione delle scorte e oggetti di valore 4.677 -1.108 8.125 17.829 6.390 16.741 27.809

Contributo alia formazione del Pil (a) :0,3 -0,4 0,6 0,6 -0,6 0,5 0,6

TOTALE INVESTIMENTI LORDI 315.337 287.109 305.730 345.681 350.543 371.379 400.428

Ammortamenti 213.014 226.289 238.626 254.622 267.974 280.469 292.494

Incidenza sui Pil 14,0 14,5 14,4 14,2 14,1 14,2 14,2

Valori a prezzi del 1995

Costruzioni 169.176 157.879 147.888 149.202 151.769 149.057 149.201
di cui: Abitazioni 91.864 90.470 88.378 88.253 86.109 83.618 84.170
di cui: Altre costruzioni 77.312 . 67.409 59.510 60.949 65.660 65.439 65.031

Macchine, attrezzature e prodotti vari 134.588 116.401 125.214 134.697 137.490 141.879 148.297

Mezzi di trasporto 31.960 24.471 25.344 31.968 32.609 33.154 36.739

Investimenti immateriali 11.241 10.390 10.913 11.985 13.379 14.116 15.641

TOTALE INVESTIMENTI FISSILORDI 346.965 309.141 309.359 327.852 335.247 338.206 349.878

Incidenza sui Pil 20,2 18,2 17,8 18,3 18,6 18,5 18,9

Variazione delle scorte e oggetti di valore 11.916 -554 13.710 17.829 3.862 18.148 28.319

Contributo alia formazione del Pil (a) -0,1 -0,7 0,8 0,2 -0,8 0,8 0,6

TOTALE INVESTIMENTI LORDI 358.881 308.587 323.069 345.681 339.109 356.354 378.197

Ammortamenti 238.619 243.501 248.539 254.622 260.946 267.409 274.610

Incidenza sui Pil 13,9 14,3 14,3 14,2 14,5 14,6 14,8

Fonte: Istat, Contabilits nazionaIe

(a)Determinato come (variaz. scorte(t)-variaz. scorte(t-l))/Pil(t-l)*lOO
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Tavola A.tO - Consumi delle famiglie (miliardi di lire)

ANNI
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valori a prezzi correnti

Alimentari 175.695 175.512 179.867 186.966 193.420 194.403 197.409

Vestiario e calzature 89.435 89.572 97.374 102.206 106.341 111.454 116.194

Abitazione combustibili ed energia 159.849 172.750 186.378 206.887 223.644 235.693 247.128

Mobili, arredamento, ecc. 88.528 86.175 92.903 101.828 106.821 111.699 114.953

Trasporti e comunicazioni 126.215 126.477 139.098 152.330 159.317 179.729 188.362

Servizi sanitari 22.753 25.843 29.643 33.496 35.413 38.249 39.655

Ricreazione e cultura 76.146 78.011 82.797 88.561 93.889 98.306 100.869

Alberghi e pubblici esercizi 76.227 78.822 86.279 93.136 98.337 102.007 106.804

Altri beni e servizi (a) 69.745 69.539 73.189 81.126 82.575 85.348 92.214

CONSUMI INTERN! DELLE FAMIGLIE 897.639 917.802 984.081 1.064.471 1.118.967 1.176.996 1.224.882

Beni non durevoli 431.712 440.572 461.180 491.467 509.235 522.825 534.599

Beni durevoli 102.270 91.582 98.678 105.782 111.401 131.110 137.139

Totale Beni 533.982 532.154 559.858 597.249 620.636 653.935 671.738

Servizi 363.657 385.648 424.223 467.222 498.331 523.061 553.144

Valori a prezzi del 1995

Alimentari 196.657 193.147 190.580 186.966 185.009 185.699 187.156

Vestiario e calzature 99.834 96.246 101.301 102.206 102.306 104.636 106.269

Abitazione combustibili ed energia 199.848 199.993 201.163 206.887 210.572 209.874 211.222

Mobili, arredamento, ecc. 100.878 93.974 97.769 101.828 102.436 104.790 105.910

Trasporti e comunicazioni 149.817 141.297 147.675 152.330 154.384 171.853 178.569

Servizi sanitari 25.232 27.142 30.076 33.496 33.681 34.897 34.965

Ricreazione e cultura 86.039 84.601 86.645 88.561 90.772 93.559 94.466

Alberghi e pubblici esercizi 88.501 87.028 90.779 93.136 94.389 95.314 97.019

Altri beni e servizi (a) 81.779 77.456 77.842 81.126 78.628 78.976 82.845

CONSUMI INTERN! DELLE FAMIGLIE 1.046.852 1.019.186 1.041.953 1.064.471 1.070.315 1.097.837 1.116.746

Beni non durevoli 489.148 481.441 485.456 491.467 488.828 494.074 499.640

Beni durevoli 120.428 101.267 104.109 105.782 107.940 126.637 130.922

Totale Beni 609.576 582.708 589.565 597.249 596.768 620.711 630.562

Servizi 437.276 436.478 452.388 467.222 473.547 477.126 486.184

Fonte: Istat

(a)AI netto dellavoce 'Alberghi e pubblici esercizi'
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Tavola A.tt - Conti economici consolidati delle Amministrazioni pubbliche (miliardi di lire correrui)

VOCI SEC79(a) SEC95(b)

1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

Attivita di produzione
Produzione di servizi 310.020 335.333 349.780 365.535 349.753 378.438 395.336 413.653

Non destinabili alIa vendita (c) 284.023 305.218 317.133 329.729 319.498 344.529 359.262 372.949

Destinabili alia vendita (d) 25.997 30.115 32.647 35.806 30.255 33.909 36.074 40.704

Consumi intermedi 87.214 92.673 93.962 99.375 120.962 129.831 133.259 141.744

Valore aggiunto 222.806 242.660 255.818 266.160 228.791 248.607 262.077 271.909

di cui: redditi rialavoro dipendente 201.358 218.405 229.487 226.005 200.521 218.305 229.862 221.953

Attivita di redistribuzione

Prelevamenti
Gettito fiscale 474.530 511.904 554.230 604.398 479.429 515.807 563.281 614.350

Imposte dirette 260.360 285.043 310.257 292.611 263.494 290.955 318.796 297.256

Imposte indirette 214.170 226.861 243.973 311.787 215.935 224.852 244.485 317.094

Gettito parafiscale 261.845 282.778 300.905 270.922 263.809 286.166 304.553 267.164

Contributi sociali effettivi 231.671 277:061 293.799 263.527 232.928 278.359 296.935 259.334

Contributi sanitari 51.682 53.339 55.095 10.961 51.398 53.583 55.724 2.811

Datori di lavoro 35.414 36.840 38.988 8.118 35.207 37.095 39.047 721

Lavoratori dipendenti 5.362 5.649 5.884 831 4.217 4,415 5.034 110

Lavoratori indipendenti 10.906 10.850 10.223 2.012 10.881 10.828 10.217 1.980

Non lavoratori 1.093 1.245 1.426

Contributi previdenziali 179.989 223.722 238.704 252.566 181.530 224.776 241.211 256.523

Datori di lavoro 117.196 155.398 167.421 177.231 119.574 157.815 171.228 183.319

Lavoratori dipendenti 43.445 49.349 52.190 54.953 40.476 45.243 48.033 49.996

Lavoratori indipendenti 19.348 18.975 19.093 20.382 20.684 21.021 21.192 22.542

Non lavoratori 796 697 758 666

Contributi sociali figurativi 30.174 5.717 7.106 7.395 30.881 7.807 7.618 7.830

Altre entrate 54.131 61.573 67.250 63.689 55.134 60.682 65.111 62.891

Reddin da capitale 25.539 28.049 31.624 31.017 33.482 34.869 37.537 37.439

Trasferimenti 28.592 33.524 35.626 32.672 21.652 25.813 27.574 25.452

Totale entrate 790.506 856.255 922.385 939.009 798.372 862.655 932.945 944.405

Uscite
Trasferimenti a famiglie 340.148 365.265 388.922 399.010 302.074 323.937 347.263 353.297

Prestazioni sociali 336.746 361.878 385.746 395.849 298.752 320.665 344.034 350.187

In denaro 301.548 324.001 345.225 352.706 298.752 320.665 344.034 350.187

In natura 35.198 37.877 40.521 43.143

Altri trasferimenti 3.402 3.387 3.176 3.161 3.322 3.272 3.229 3.110

Trasferimenti alle imprese 28.667 31.951 23.341 28.978 29.123 31.492 27.179 30.002

Contributi alIa produzione 25.738 28.709 20.367 26.303 26.256 28.251 24.194 27.338

Altri trasferimenti 2.929 3.242 2.974 2.675 2.867 3.241 2.985 2.664

Altre uscite 10.935 15.346 16.446 18.193 10.857 15.337 16.442 18.248

Totale uscite al netto interessi 379.750 412.562 428.709 446.181 342.054 370.766 390.884 401.547

Interessi passivi 196.238 198.233 179.358 152.609 205.991 218.574 186.627 164.058

Totale uscite allordo interessi 575.988 610.795 608.067 598.790 548.045 589.340 577.511 565.605

Formazione del capitale

Entrete 16.340 9.771 18.574 12.865 14.697 8.016 17.656 12.628

Imposte 10.101 5.574 13.988 7.737 10.214 5.577 13.942 7.801

Altre entrate 6.239 4.197 4.586 5.128 4,483 2.439 3.714 4.827

Uscite 81.894 73.103 68.025 77.685 82.731 69.669 68.807 75.131

Investimenti 36.709 40.486 44.209 48.843 38.109 42.226 45.119 49.932

Macchinari, attrezz. e mezzi di trasporto 6.856 7.791 8.380 9.339 8.782 9.931 10.751 12.284

Immobili residenz., non residenz. e OO.PP. 29.853 32.695 35.829 39.504 29.327 32.295 34.368 37.648

Contributi agli investirnenti 23.918 22.970 20.010 20.947 24.001 23.242 20.183 21.009

Altre uscite 21.267 9.647 3.806 7.895 20.621 4.201 3.505 4.190

Fonte: Istat
(a)Sistemaeuropeodei conti economiciintegratiSEC79revisione
(b)Sistemaeuropeodei conti SEC95
(c)Esclusa 1aproduzionecorrispondentea vendite residuali
(d)Compresala produzionecorrispondentea vendite residuali
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Tavola A.tt (segue) • Conti economici con~olidatidelle Amministrazioni pubbliche (miliardi di lire correnti)

VOCI SEC79 (a) SEC95 (b)
1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

Poste riassuntive

Entrate
Entrate da attivita di produzione 25.997 30.115 32.647 35.806 30.255 33.909 36.074 40.704
Entrate da attivita di redistribuzione 790.506 856.255 922.385 939.009 798.372 862.655 932.945 944.405

Totale entrate correnti 816.503 886.370 955.Q32 974.815 828.627 896.564 969.019 985.109
Entrate da attivita di cIcapitale 16.340 9.771 18.574 12.865 14.697 8.016 17.656 12.628

Totale entrate 832.843 896.141 973.606 987.680 843.324 904.580 986.675 997.737

Uscite
Spese per attivita di produzione 310.Q20 335.333 349.780 365.535 349.389 378.057 394.937 413.239

Spese per attivita di redistrib. aInetto interessi 379.750 412.562 428.709 446.181 342.054 370.766 390.884 401.547
Spese per attivita di redistrib. allordo interessi 575.988 610.795 608.067 598.790 548.045 589.340 577.511 565.605
Totale uscite correnti al netto interessi 689.770 747.895 778.489 811.716 691.443 748.823 785.821 814.786 .

Totale uscite correnti allordo interessi 886.008 946.128 957.847 964.325 897.434 967.397 972.448 978.844

Spese per attivita di cIcapitale 81.894 73.103 68.025 77.685 82.731 69.669 68.807 75.131

Totale uscite al netto interessi 771.664 820.998 846.514 889.401 774.174 818.492 854.628 889.917

Totale uscite allordo interessi 967.902 1.019.231 1.025.872 1.042.010 980.165 1.037.066 1.041.255 1.053.975

Saldi
Disavanzo (saldo attivita correnti) -69.505 -59.758 -2.815 10.490 -68.807 -70.833 -3.429 6.265

Disavanzo aInetto interessi passivi 126.733 138.475 176.543 163.099 137.184 147.741 183.198 170.323

Indebitamento (saldo attivita totale) -135.059 -123.090 -52.266 -54.330 -136.841 -132.486 -54.580 -56.238

Indebitamento aInetto interessi passivi 61.180 75.143 127.092 98.279 69.150 86.088 132.047 107.820

Fonte:Istat
(alSistema europeodeiconti economici integratiSEC79 revisione
(b)Sistema europeodeiconti SEC95
(clEsclusa la produzionecorrispondente a venditeresiduali
(d)Compresa la produzionecorrispondente a venditeresiduali
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Tavola A.12 • Popolazione in ecllavorativa (15anni epitt) per sesso, classe di eta e ripartizione geografica •

Anno 1998 (dati in migliaia) (a)

SESSO/CLASSI DI ETA' RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Forze di lavoro

In complesso 23.034 6.525 4.659 4.486 7.363

15-24 3.075 847 644 494 1.092

25-34 6.809 2.012 1.430 1.278 2.090

35-54 10.869 3.113 2.173 2.206 3.377

55-64 1.949 460 341 435 714

65 e piu 331 93 72 74 91

Maschi 14.179 3.853 2.745 2.705 4.876

15-24 1.722 453 349 271 647

25-34 3.969 1.114 791 730 1.334

35-54 6.846 1.894 1.319 1.346 2.288

55-64 1.403 326 233 303 541

65 e piu 238 66 53 54 65

Femmine 8.855 2.673 1.914 1.781 2.487

15-24 1.355 394 294 221 445

25-34 2.840 899 639 547 755

35-54 4.022 1.220 854 861 1.088

55-64 547 134 108 132 174
65 e piu 92 27 19 20 26

Occupati

In complesso 20.197 6.060 4.412 4.039 5.685
15-24 2.047 671 561 341 475
25-34 5.770 1.862 1.342 1.096 1.471
35-54 10.196 2.992 2.107 2.108 2.989

55-64 1.859 444 331 422 663
65 e piu 325 92 72 73 88

Maschi 12.833 3.680 2.655 2.510 3.988
15-24 1.217 383 317 200 316
25-34 3.496 1.062 760 653 1.021
35-54 6.548 1.853 1.298 1.310 2.088
55-64 1.336 316 227 293 500
65 e piu 235 66 53 53 63

Femmine 7.364 2.381 1.757 1.529 1.697
15-24 831 288 244 140 159
25~34 2.274 801 582 442 449
35-54 3.647 1.139 809 799 901
55-64 523 128 104 128 164
65 e piu 89 26 19 20 24

Fonte: Istat

<aJ Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente dalsoftware che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la quadratura

venicaIe e/o orizzontaIe
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Tavola A.12 (segue) - Popolazione in eta lavorativa (15anni e piu) per sesso, classe di eta e ripartizione geografica •

Anno 1998 (dati in migliaia) (a)

SESSO/CLASSI DI ETA' RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Persone in cerca di occupazione

In complesso 2.837 465 247 447 1.678
15-24 1.028 176 83 153 617
25-34 1.039 150 88 182 619

35-54 673 121 66 98 388

55-64 90 16 10 13 51

65 e piu 6 1 0 1 3

Maschi 1.346 173 90 195 888

15-24 505 70 32 71 331

25-34 473 52 31 77 313

35-54 298 41 21 36 200

55-64 67 10 6 10 41

65 e piu 3 0 0 1 2

Femmine 1.491 292 157 252 790

15-24 524 106 50 81 286

25-34 566 98 57 105 306

35-54 375 81 45 62 187

55-64 24 6 4 4 10

65 e piu 3 1 0 0 2

Non forze di lavoro

In complesso 25.306 6.482 4.437 4.976 9.411

15-24 5.037 1.093 714 963 2.268

25-34 2.344 404 272 444 1.225

35-54 4.179 1.039 689 743 1.708

55-64 4.864 1.509 954 952 1.448

65 e piu 8.881 2.436 1.808 1.874 2.762

Maschi 9.075 2.388 1.632 1.831 3.224

15-24 2.394 539 342 468 1.045

25-34 622 117 77 129 299

35-54 621 176 117 104 223

55-64 1.865 621 392 362 490

65 e piu 3.572 934 704 768 1.165

Femmine 16.231 4.094 2.805 3.145 6.187

15-24 2.643 554 372 495 1.222

25-34 1.722 287 195 315 925

35-54 3.558 863 572 639 1.484

55-64 2.999 888 562 590 958

65 e piu 5.309 1.502 1.104 1.106 1.597

Fonte: Istat

(a)Gli arrotondamenti delle cifre sono effertuati direttamente dalsoftware che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la quadratura

verticale e/o orizzontale
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Tavola A.13 • Popolazione in eta lavorativa (15 anni e piu) per classe di eta, titolo di studio e ripartizione geografica

- Anno 1998 (dati in migliaia) (a)

TITOLl DI STUDIO/CLASSI DI ETA' RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Forze di lavoro

In complesso 23.034 6.525 4.659 4.486 7.363

Senza titolo e licenza elementare 3.281 789 628 584 1.281
Licenza di scuola media inferiore 8.539 2.449 1.717 1.536 2.838
Diploma e Laurea 11.214 3.288 2.315 2.366 3.246

15-24anni 3.075 847 644 494 1.092

Senza titolo e licenza elementare 130 21 15 16 76
Licenza di scuola media inferiore 1.433 382 269 214 569
Diploma e Laurea 1.513 444 359 264 447

25·34anni 6.809 2.012 1.430 1.278 2.090

Senza titolo e licenza elementare 268 55 33 34 147
Licenza di scuola media inferiore 2.771 804 573 487 907
Diploma e Laurea 3.770 1.153 824 757 1.035

35-54anni 10.869 3.113 2.173 2.206 3.377
Senza titolo e licenza elementare 1.813 478 362 317 656
Licenza di scuola media inferiore 3.829 1.134 790 721 1.185
Diploma e Laurea 5.226 1.501 1.021 1.168 1.536

55-64anni 1.949 460 341 435 714
Senza titolo e licenza elementare 903 192 178 181 352
Licenza di scuola media inferiore 447 111 72 102 163
Diploma e Laurea 600 158 91 152 199

65 anni epiu 331 93 72 74 91
Senza titolo e licenza elementare 167 42 40 35 50
Licenza di scuola media inferiore 59 19 13 12 15
Diploma e Laurea 105 33 19 26 26

Occupati
In complesso 20.197 6.060 4.412 4.039 5.685

Senza titolo e licenza elementare 2.896 736 603 544 1.014
Licenza di scuola media inferiore 7.386 2.257 1.624 1.381 2.124
Diploma e Laurea 9.915 3.068 2.186 2.114 2.548

15-24anni 2.047 671 561 341 475
Senza titolo e licenza elementare 80 15 13 12 38
Licenza di scuola media inferiore 989 309 243 162 275
Diploma e Laurea 979 347 304 167 161

25-34anni 5.770 1.862 1.342 1.096 1.471
Senza titolo e licenza elementare 199 47 30 29 93
Licenza di scuola media inferiore 2.361 744 537 425 655
Diploma e Laurea 3.210 1.071 775 642 722

35-54anni 10.196 2.992 2.107 2.108 2.989
Senza titolo e licenza elementare 1.612 448 348 295 521
Licenza di scuola media inferiore 3.548 1.079 761 684 1.025
Diploma e Laurea 5.035 1.465 998 1.129 1.443

55-64anni 1.859 444 331 422 663
Senza titolo e licenza elementare 841 183 172 173 313
Licenza di scuola media inferiore 431 107 70 99 155
Diploma e Laurea 588 154 89 150 195

65 anni epiu 325 92 72 73 88
Senza titolo e licenza elementare 165 42 40 35 49
Licenza di scuola media inferiore 57 18 13 12 14
Diploma e Laurea 103 32 19 26 25

Fonte: Istat

(al Gli arrotondamenti delle cifre sono effenuati direttamente daIsoftware che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzatala quadratura verticale
e/o orizzontale
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Tavola A.13 (segue) • Popolazione in eta lavorativa (15anni epiu) per dasse di eta, titolo di studio e ripartizione
geografica- Anno 1998(dati in migliaia) (a)

TITOLI DI STUDIO/CLASSI DI ETA' RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

Persone in cerca di occupazione

In complesso 2.837 465 247 447 1.678
Senza titolo e licenza elementare 385 53 25 40 267
Licenza di scuola media inferiore 1.153 192 93 155 714
Diploma e Laurea 1.299 220 129 252 698

15-24anni 1.028 176 83 153 617
Senza titolo e licenza elementare 50 6 2 4 38
Licenza di scuola media inferiore 444 73 26 52 294
Diploma e Laurea 534 97 55 97 286

25-34anni 1.039 150 88 182 619
Senza titolo e licenza elementare 69 8 3 5 54
Licenza di scuola media inferiore 410 60 36 62 252
Diploma e Laurea 560 82 49 115 313

35-54anni 673 121 66 98 388
Senza titolo e licenza elementare 201 30 14 22 135
Licenza di scuola media inferiore 281 55 29 37 160
Diploma e Laurea 191 36 23 39 93

55-64anni 90 16 10 13 51
Senza titolo e licenza elementare 62 9 6 8 39
Licenza di scuola media inferiore 16 4 2 3 8
Diploma e Laurea 12 4 2 2 4

65 anni epiu 6 1 0 1 3
Senza titolo e licenza elernentare 2 0 0 0 1
Licenza di scuola media inferiore 2 1 0 0 1
Diploma e Laurea 2 1 0 0 1

Non forze di lavoro

In complesso 25.306 6.482 4.437 4.976 9.411
Senza titolo e licenza elementare 12.274 3.180 2.392 2.369 4.333
Licenza di scuola media inferiore 7.533 1.924 1.170 1.387 3.052
Diploma e Laurea 5.499 1.377 875 1.221 2.026

15·24anni 5.037 1.093 714 963 2.268
Senza titolo e licenza elementare 208 37 25 31 114
Licenza di scuola media inferiore 2.873 611 402 519 1.340
Diploma e Laurea 1.957 445 286 412 813

25-34anni 2.344 404 272 444 1.225
Senza titolo e licenza elementare 269 36 19 35 179
Licenza di scuola media inferiore 958 157 105 152 544
Diploma e Laurea 1.117 211 148 257 502

35-54anni 4.179 1.039 689 743 1.708

Senza titolo e licenza elementare 1.660 376 273 269 742
Licenza di scuola media inferiore 1.615 412 269 283 651
Diploma e Laurea 904 250 148 191 314

55-64anni 4.864 1.509 954 952 1.448
Senza titolo e licenza elementare 3.203 931 644 597 1.032
Licenza di scuola media inferiore 1.016 367 189 206 254
Diploma e Laurea 645 212 122 149 163

65 anni epiu 8.881 2.436 1.808 1.874 2.762
Senza titolo e licenza elementare 6.934 1.800 1.431 1.437 2.266
Licenza di scuola media inferiore 1.070 376 205 226 262
Diploma e Laurea 877 260 172 211 234

Fonte: Istat

(a)Gli arrotondamenti delle cifre sono effenuati direttamente dal software chee\abora i dati, pertanto nonsempre sitrova realizzatala quadratura verticale

ef0 orizzontale
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Tavola A.14 - Occupati per posizione nella professione, sesso, settore economico e ripartizione geografica-
Anno 1998 (dati in migliaia) (a)

POSIZIONI NELLA PROFESSIONE RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

SETTORI ECONOMICI Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo
SESSO

Totale Occupati
In complesso 20.197 6.060 4.412 4.039 5.685

Agricoltura 1.339 206 276 190 667

Industria 6.467 2.373 1.641 1.131 1.323

di cui:in senso stretto 4.910 1.952 1.328 856 774

costruzioni 1.557 421 313 275 548

Altre Attivita 12.391 3.482 2.496 2.718 3.696

di cui:commercio 3.350 974 737 696 944

altro 9.041 2.508 1.759 2.022 2.752

Maschi 12.833 3.680 2.655 2.510 3.988

Agricoltura 881 135 187 120 440

Industria 4.868 1.718 1.164 841 1.145

di cui:in senso stretto 3.402 1.331 875 583 613

costruzioni 1.466 387 289 258 532

Altre Attivita 7.084 1.827 1.304 1.549 2.403

di cui:commercia 2.168 590 446 446 687

altro 4.915 1.238 858 1.103 1.716

Femmine 7.364 2.381 1.757 1.529 1.697

Agricoltura 458 71 89 71 227

Industria 1.600 655 477 290 178

di cui:in senso stretto 1.509 621 453 273 161

costruzioni 91 34 24 17 16

Altre Attivita 5.307 1.655 1.191 1.168 1.293

di cui:commercio 1.182 384 290 250 256

altro 4.125 1.270 901 918 1.036

Fonte: Istat

(a)Gli arrotondamenti delle cifre sana effettuati direttamente dal software che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la

quadratura verticale efa orizzontale
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TavolaA.14 (segue) • Occupati per posizione nella professione, sesso, settore economico e ripartizione
geografica- Anno 1998 (dati in migliaia) (a)

POSIZIONI NELLA PROFESSIONE RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

SEITOR! ECONOMICi ltalia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo
SESSO

Dipendenti
In complesso 14.458 4.452 3.113 2.885 4.007

Agricoltura 497 46 75 59 317
Industria 5.252 1.972 1.348 892 1.040

di cui: in senso stretto 4.310 1.739 1.171 735 665

costruzioni 942 234 177 157 375
Altre Attivita 8.709 2.434 1.691 1.934 2.650
di cui:commercio 1.402 465 331 278 327

altro 7.306 1.969 1.359 1.655 2.323

Maschi 8.766 2.565 1.757 1.720 2.725

Agricoltura 332 35 51 39 207
Industria 3.850 1.389 924 646 890

di cui:in senso stretto 2.967 1.176 763 501 527

costruzioni 882 213 161 145 363

Altre Attivita 4.585 1.141 782 1.035 1.627
di cui:commercio 814 248 174 167 225

altro 3.771 893 608 868 1.402

Femmine 5.692 1.887 1.356 1.165 1.283

Agricoltura 166 11 24 21 110
Industria 1.403 583 424 246 150

di cui:in senso stretto 1.343 563 408 234 138

costruzioni 60 20 16 12 11
Altre Attivita 4.123 1.293 909 899 1.023
di cui:commercio 588 218 157 112 102

altro 3.535 1.076 752 787 921

Indipendenti
In complesso 5.739 1.608 1.299 1.154 1.678

Agricoltura 842 160 201 131 349
Industria 1.215 401 293 239 283

di cui: in senso stretto 601 213 157 122 109

costruzioni 615 187 136 117 174

Altre Attivita 3.682 1.047 805 784 1.046
di cui:commercia 1.948 509 405 418 616

altro 1.734 539 400 366 430

Maschi 4.066 1.114 899 790 1.263

Agricoltura 550 100 136 81 233
Industria 1.018 328 240 195 255

di cui:in senso stretto 435 155 112 82 86

costruzioni 584 174 129 113 169

Altre Attivita 2.498 686 523 514 776
di cui:commercia 1.355 342 272 279 462

altro 1.144 344 250 235 314

Femmine 1.673 493 401 364 414

Agricoltura 292 60 65 50 117

Industria 197 72 53 44 28

di cui: in senso stretto 166 59 45 40 23

costruzioni 31 14 8 5 5

Altre Attivita 1.184 361 282 270 270
di cui:commercio 593 167 133 139 155

altro 590 194 149 131 116

Fonte: Istat
(a)Gli arrotondamenti delle cifre sono effenuati direnamente dalsoftware che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la

quadratura verticale e/o orizzontale
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Tavola A-IS - Occupati per settore economico e ripartizione geografica- Anni 1994 e 1998 (dati in mig/iaia) (a)
...,
:>...,

~
SETTORI DI ATTMTA' ECONOMICA

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
-e
;Q

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno"j
:>

1994
z
~ Agicoltura 1.574 243 315 223 793:>

Industria 6.587 2.457 1.572 1.150 1.409
r-
m

-c Industria in senso stretto 4.933 2.025 1.255 859 793-c
Prodotti energetici 256 80 43 56 78

ce

Estrattive e Chimiche 501 241 94 86 79A/imentari, Tessi/i, Legno ealtro 2.049 700 568 436 345Lavoro e trasJormazione metalli 2.127 1.004 551 281 291Costruzioni 1.654 431 317 291 616Servizi 11.959 3.278 2.409 2.649 3.623Servizi destinabili allavendita 6.823 2.053 1.519 1.488 1.763Commercio A/berghi eRistoranti 4.223 1.185 995 889 1.155Trasporti e Comunicazioni 1.083 310 218 243 314Credito eAssicurazioni 627 237 121 154 116Servizialleimprese 890 322 186 203 179Servizi non destinabili alla vendita 5.136 1.224 890 1.161 1.860Pubb/ica Amministrazione 1.548 277 221 423 627Sanita, Istruzione, Altri servizi 3.587 948 669 738 1.233Totale 20.119 5.977 4.297 4.022 5.824

1998
Agicoltura 1.339 206 276 190 667Industria 6.467 2.373 1.641 1.131 1.323Industria in senso stretto 4.910 1.952 1.328 856 774Prodotti energetici 243 81 43 53 66Estrattive e Chimiche 522 252 104 87 79Alimentari, Tessili, Legno e altro 1.944 627 548 426 343Lavoro e trasJormazione metalli 2.202 991 633 291 287Costruzioni 1.557 421 313 275 548Servizi 12.391 3.482 2.496 2.718 3.696Servizi destinabili alla vendita 7.148 2.195 1.585 1.555 1.813Commercio A/berghi eRistoranti 4.235 1.207 977 881 1.170Trasporti e Comunicazioni 1.087 308 220 258 300Credito eAssicurazioni 680 264 133 158 125Servizialleimprese 1.146 416 255 257 219Servizi non destinabili alla vendita 5.243 1.287 911 1.163 1.882Pubb/ica Amministrazione 1.544 276 220 408 639Sanita, Istruzione, Altri servizi 3.699 1.011 690 755 1.243Totale 20.197 6.060 4.412 4.039 5.685

Fonte: Istat
..,... <a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente dal software che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata Ia quadratura verticale e/o orizzontale
---J.....



Tavola A.16.1- Tassi di attivita per sesso, c1asse di eta e ripartizione geografica- Anni 1994 e 1998 (datipercentuali) (a)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
CLASSIDI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1994 1998 1994 1998 1994 1998' 1994 1998 1994 1998

In complesso( 15 anni e oltre} 47,4 47,6 49,8 50,2 50,8 51,2 47,4 47,4 43,6 43,9
15-24 38,S 37,9 45,S 43,7 48,4 47,4 35,0 33,9 31,7 32,S
25-34 73,1 74,4 82,3 83,3 82,6 84,0 73,1 74,2 62,0 63,0
35-54 70,7 72,2 72,4 75,0 73,8 75,9 73,2 74,8 66,0 66,4
55-64 30,0 28,6 25,1 23,4 27,9 26,3 34,3 31,4 32,7 33,0
65 e + 3,7 3,6 3,6 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8 3,4 3,2
Maschi (15 anni e oltre} 62,1 61,0 62,9 61,7 64,0 62,7 61,4 59,6 61,0 60,2
15-24 42,3 41,8 47,2 45,7 49,S 50,5 37,7 36,7 38,4 38,2
25-34 87,4 86,S 91,0 90,S 92,2 91,1 85,9 85,0 83,0 81,7
35-54 92,0 91,7 91,2 91,5 92,4 91,9 93,S 92,8 91,7 91,1
55-64 47,5 42,9 39,4 34,4 44,1 37,3 53,2 45,6 53,3 52,S
65 e + 6,4 6,2 6,6 6,6 7,1 7,0 6,3 6,6 5,8 5,3
Femmine (15 anni e oltre) 33,7 35,3 37,8 39,5 38,5 40,6 34,6 36,2 27,3 28,7
15-24 34,6 33,9 43,7 41,6 47,4 44,1 32,1 30,9 24,9 26,7
25-34 59,1 62,3 73,4 75,8 72,9 76,6 60,7 63,5 42,1 44,9
35-54 49,4 53,1 53,5 58,6 54,8 59,9 53,3 57,4 40,7 42,3
55-64 13,9 15,4 12,1 13,1 12,9 16,1 17,0 18,3 14,3 15,4
65 e + 1,7 1,7 1,6 1,8 1,7 1,7 2,0 1,8 1,7 1,6

Fome: Istar

(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuari direttarnente dalsofrware che elabora i dati.pertanto non sempre si trova realizzata la quadratura verricale e/o orizzontale

Tavola A.16.2 - Tassi di attivita per titolo di studio, classe di eta e ripartizione geografica- Anni 1994 e 1998 (dati percentuali) (a)

TITOLO DI STIJDIO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

CLASSIDI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno
1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998

In complesso( 15 anni e oltre) 47,4 47,6 49,8 50,2 5.0,8 51,2 47,4 47,4 43,6 43,9
Senza titolo e licenza elementare 25,5 21,1 25,1 19,9 25,9 20,8 25,3 19,8 25,8 22,8
Licenza di scuola media inferiore 54,0 53,1 58,0 56,0 60,8 59,S 53,0 52,S 48,1 48,2
Diploma e Laurea 67,S 67,1 70,3 70,5 72,4 72,6 66,3 66,0 62,9 61,6
15-24anni 38,5 37,9 45,5 43,7 48,4 47,4 35,0 33,9 31,7 32,5
Senza titolo e licenza elementare 39,8 38,5 40,0 36,2 45,9 37,S 37,8 34,0 39,1 40,0
Licenza di scuola media inferiore 35,9 33,3 43,3 38,5 44,S 40,1 32,6 29,2 30,0 29,8
Diploma e Laurea 42,4 43,6 49,1 49,9 53,9 55,7 38,0 39,1 33,4 35,S
25-34anni 73,1 74,4 82,3 83,3 82,6 84,0 73,1 74,2 62,0 63,0

Senza titolo e licenza elementare 49,7 49,9 59,2 60,4 60,9 63,5 48,4 49,3 45,5 45,1

Licenza di scuola media inferiore 72,6 74,3 82,0 83,7 82,0 84,S 72,7 76,2 61,3 62,5

Diploma e Laurea n,4 n,l 84,9 84,5 84,8 84,8 76,0 74,7 67,7 67,3

35-54anni 70,7 72,2 72,4 75,0 73,8 75,9 73,2 74,8 66,0 66,4

Senza titolo e licenza elementare 55,1 52,2 58,0 56,0 60,2 57,0 57,2 54,1 49,1 46,9

Licenza di scuola media inferiore 71,2 70,3 72,9 73,4 75,1 74,6 72,7 71,8 66,5 64,5

Diploma e Laurea 85,9 85,3 85,7 85,7 86,7 87,3 86,2 85,9 85,4 83,0

55-64anni 30,0 28,6 25,1 23,4 27,9 26,3 34,3 31,4 32,7 33,0

Senza titolo e licenza elementare 24,0 22,0 20,3 17,1 23,1 21,7 27,7 23,3 25,6 25,4

Licenza di scuola media inferiore 33,6 30,6 25,4 23,2 31,9 27,6 37,4 33,1 42,2 39,1

Diploma e Laurea 54,6 48,2 45,5 42,7 50,3 42,7 57,6 50,5 64,7 55,0

65 e + 3,7 3,6 3,6 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8 3,4 3,2

Senza titolo e licenza elementare 2,6 2,4 2,4 2,3 3,0 2,7 2,7 2,4 2,6 2,2

Licenza di scuola media inferiore 4,2 5,2 2,8 4,8 5,3 6,0 4,0 5,0 4,7 5,4

Diploma e Laurea 11,9 10,7 13,7 11,3 10,5 9,9 11,3 11,0 11,4 10,0

Fonte: Istar

(a)Gliarrotondamenti delle eiEre sono effettuati direnamente dal software che elaborai dati,penanto non sempresi trovarealizzata la quadratura verticale e/o orizzontale
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Tavola A.17.1 - Rapporto occupazione/popolazione per sesso, classe di etae ripartizione geografica - Anni 1994 e 1998 (dati percentuali) <a)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
CLASSI Dr ETA' Italia Nard-avest Nord-est Centro Mezzogiarna

1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998

In complesso ( 15 anni e oltre) 42,0 41,8 46,2 46,6 47,7 48,5 42,9 42,7 35,2 33,9

15-24 26,0 25,2 35,2 34,6 40,4 41,3 24,0 23,4 15,4 14,1

25-34 63,0 63,0 76,3 77,1 77,3 78,8 63,7 63,6 46,4 44,4

35-54 67,0 67,8 69,8 72,1 71,3 73,6 70,2 71,5 60,4 58,8

55-64 29,0 27,3 24,5 22,5 27,4 25,6 33,5 30,4 31,1 30,7

65 e + 3,6 3,5 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 3,3 3,1

Maschi (15 anni e oltre) 56,7 55,2 59,7 59,0 61,3 60,7 57,3 55,3 51,6 49,2

15-24 30,0 29,6 38,2 38,6 42,8 45,9 27,8 27,1 20,5 18,7

25-34 78,0 76,1 86,3 86,3 88,2 87,6 78,4 76,0 66,6 62,5

35-54 88,6 87,7 89,2 89,5 90,4 90,4 91,0 90,3 85,5 83,2

55-64 45,8 40,9 38,4 33,4 43,1 36,3 51,8 44,1 50,6 48,5

65 e + 6,3 6,2 6,6 6,6 7,1 7,0 6,3 6,4 5,6 5,1

Femmine (15 anni e oltre} 28,4 29,4 33,7 35,2 35,0 37,2 29,6 31,0 19,9 19,6

15-24 21,9 20,8 31,9 30,4 37,8 36,6 20,1 19,6 10,2 9,5

25-34 48,3 49,8 65,9 67,5 66,1 69,8 49,5 51,3 27,3 26,7

35-54 45,6 48,1 50,4 54,7 51,9 56,7 49,7 53,3 35,6 35,0

55-64 13,5 14,7 11,7 12,5 12,8 15,5 16,6 17,7 13,7 14,5

65 e + 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 2,0 1,8 1,7 1,5

Fonte: Istat

(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuari direttamenre dal software che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la quadratura verricale e/o orizzontale

Tavola A.17.2 - Rapporto occupazione/popolazione per titolo di studio, classe di eta eripartizione geografica - Anni 1994 e 1998 (dati

percentueli] <a)

TITOU Dr STUDIO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

CLASSI Dr ETA' Italia Nord-ovest Nard-est Centro Mezzagiarna
1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998

In complesso( 15 anni e oltre} 42,0 41,8 46,2 46,6 47,7 48,5 42,9 42,7 35,2 33,9
Senza titolo e licenza elementare 23,2 18,6 23,8 18,5 24,7 20,0 23,8 18,4 21,6 18,1
Licenza di scuola media inferiore 47,2 46,0 53,2 51,6 57,0 56,3 47,4 47,2 37,7 36,1
Diploma e Laurea 60,0 59,3 65,2 65,8 67,5 68,5 59,5 58,9 51,2 48,3
15-24anni 26,0 25,2 35,2 34,6 40,4 41,3 24,0 23,4 15,4 14,1
Senza titolo e licenza elementare 24,3 23,7 30,8 25,9 37,8 32,5 26,7 25,5 19,7 20,0
Licenza di scuola media inferiore 25,5 23,0 34,7 31,1 38,4 36,2 24,0 22,1 16,2 14,4
Diploma e Laurea 27,0 28,2 36,2 39,0 43,1 47,1 23,7 24,7 12,9 12,8
25·34anni 63,0 63,0 76,3 71,1 77,3 78,8 63,7 63,6 46,4 44,4
Senza titolo e Iicenza elementare 38,0 37,1 51,7 51,6 54,7 57,7 40,7 42,0 30,8 28,5
Licenza di scuola media inferiore 63,3 63,3 76,0 77,4 77,1 79,2 64,3 66,5 47,3 45,1
Diploma e Laurea 66,9 65,7 79,0 78,5 79,1 79,7 65,7 63,3 50,2 47,0
35-54anni 67,0 61,8 69,8 72,1 71,3 73,6 70,2 71,5 60,4 58,8
Senza titolo e licenza elementare 50,6 46,4 55,0 52,5 57,5 54,8 53,7 50,3 42,2 37,3
Licenza di scuola media inferiore 67,2 65,2 69,9 69,8 72,5 71,9 69,1 68,1 60,4 55,8
Diploma e Laurea 83,3 82,1 83,9 83,7 84,9 85,4 83,9 83,1 81,5 78,0
55-Manni 29,0 21,3 24,5 22,5 27,4 25,6 33,5 30,4 31,1 30,7
Senza titolo e licenza elementare 23,0 20,5 19,8 16,3 22,5 20,9 26,7 22,2 23,7 22,6
Licenza di scuola media inferiore 32,6 29,5 24,6 22,4 31,5 26,8 36,2 32,1 40,9 37,2
Diploma e Laurea 53,9 47,2 44,4 41,6 50,3 41,8 57,1 49,8 63,9 53,9
65 e + 3,6 3,5 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 3,3 3,1
Senza titolo e licenza elementare 2,6 2,3 2,4 2,3 3,0 2,7 2,6 2,4 2,5 2,1
Licenza di scuola media inferiore 4,0 5,0 2,8 4,6 5,3 6,0 4,0 5,0 4,3 5,1
Diploma e Laurea 11,8 10,5 13,7 10,9 9,9 9,9 11,3 11,0 11,4 9,6

Fonte: Istat

(a)Gli arrotondamenti delle cifresono effettuatidirettamente dalsoftware che elaborai dati,pertantonon sempresi trova realizzatala quadratura verticale eI0 orizzontale

ISTAT - RAPPORTO ANNlIALE 1998 473



Tavoia A.18.1 - Tasso di disoccupazione per sesso, classe di ecl e ripartizione geografica - Anni 1994 e 1998 (dati percentuali) (a)

SESSO RIPARTIZION! GEOGRAFICHE
CLASSIDIETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998

In complesso( 15 anni e oltre} 11,3 12,3 7,3 7,1 6,1 5,3 9,6 10,0 19,2 22,8
15-24 32,4 33,4 22,7 20,8 16,8 12,9 31,5 31,0 51,3 56,5
25-34 13,8 15,3 7,3 7,5 6,6 6,2 12,9 14,2 25,0 29,6

35-54 5,2 6,2 3,5 3,9 3,3 3,0 4,2 4,4 8,6 11,5
55-64 3,3 4,6 2,7 3,5 2,0 2,9 2,6 3,0 4,9 7,1

65 e + 1,5 1,8 1,1 1,1 1,4 0,0 1,4 1,4 2,1 3,3
AfMchi~5annieour~ 8,7 9,5 5,1 4,5 4,2 3,3 6,7 7,2 15,4 18,2
15-24 29,1 29,3 19,1 15,5 13,5 9,2 26,3 26,2 46,4 51,2
25-34 10,7 11,9 5,0 4,7 4,5 3,9 8,7 10,5 19,7 23,5

35-54 3,8 4,4 2,2 2,2 2,1 1,6 2,6 2,7 6,7 8,7

55-64 3,4 4,8 2,5 3,1 2,2 2,6 2,6 3,3 5,3 7,6

65 e + 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,9 3,1

Femmine (15 anni e oltre} 15,6 16,8 10,7 10,9 9,2 8,2 14,3 14,1 27,0 31,8

15-24 36,5 38,7 27,0 26,9 20,4 17,0 37,4 36,7 58,8 64,3

25-34 18,3 19,9 10,1 10,9 9,3 8,9 18,8 19,2 35,0 40,5

35-54 7,8 9,3 5,8 6,6 5,3 5,3 6,7 7,2 12,6 17,2

55-64 2,9 4,4 3,3 4,5 2,4 3,7 1,7 3,0 3,8 5,7

65 e + 2,2 3,3 0,0 3,7 5,3 0,0 4,5 0,0 3,8 7,7

Fonte: Istar

(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente dalsoftware che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la quadratura venicale e/o crizzontale

Tavola A.18.2 - Tasso di disoccupazione per titolo di studio, classe di eta e ripartizione geografica - Anni 1994 e 1998 (datipercentuali) (a)

TITOLI DI S':lJDIO RIPARTIZION! GEOGRAFICHE

CLASSI DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998

In complesso( 15 anni e oltre} 11,3 12,3 7,3 7,1 6,1 5,3 9,6 10,0 19,2 22,8

Senza titolo e licenza elernentare 9,1 11,7 5,3 6,7 4,5 4,0 6,0 6,8 16,0 20,8

Licenza di scuola media inferiore 12,6 13,5 8,2 7,8 6,3 5,4 10,8 10,1 21,7 25,2

Diploma e Laurea 11,2 11,6 7,3 6,7 6,8 5,6 10,2 10,7 18,5 21,5

15-24anni 32,4 33,4 22,7 20,8 16,8 12,9 31,5 31,0 51,3 56,5

Senza titolo e licenza elementare 39,1 38,5 23,1 28,6 17,6 13,3 29,4 25,0 50,5 50,0

Licenza di scuola media inferiore 28,9 31,0 19,8 19,1 13,6 9,7 26,3 24,3 45,9 51,7

Diploma e Laurea 36,4 35,3 26,3 21,8 20,1 15,3 37,8 36,7 61,4 64,0

25-34anni 13,8 15,3 7,3 7,5 6,6 6,2 12,9 14,2 25,0 29,6

Senza titolo e licenza elementare 23,6 25,7 12,7 14,5 10,3 9,1 15,9 14,7 32,3 36,7

Licenza di scuola media inferiore 12,8 14,8 7,5 7,5 6,0 6,3 11,6 12,7 22,8 27,8

Diploma e Laurea 13,6 14,9 6,9 7,1 6,9 5,9 13,7 15,2 25,9 30,2

35-54anni 5,2 6,2 3,5 3,9 3,3 3,0 4,2 4,4 8,6 11,5

Senza titolo e licenza elernentare 8,1 11,1 5,2 6,3 4,6 3,9 6,0 6,9 14,1 20,6

Licenza di scuola media inferiore 5,6 7,3 4,0 4,9 3,5 3,7 4,7 5,1 9,0 13,5

Diploma e Laurea 3,0 3,7 2,0 2,4 2,3 2,3 2,8 3,3 4,5 6,1

55-64anni 3,3 4,6 2,7 3,5 2,0 2,9 2,6 3,0 4,9 7,1

Senza titolo e licenza e1ementare 4,4 6,9 2,8 4,7 2,4 3,4 2,9 4,4 7,1 11,1

Licenza di scuola media inferiore 2,8 3,6 3,0 3,6 1,4 2,8 3,1 2,9 3,0 4,9

Diploma e Laurea 1,2 2,0 1,5 2,5 1,3 2,2 0,8 1,3 1,2 2,0

65 e + 1,5 1,8 1,1 1,1 1,4 0,0 1,4 1,4 2,1 3,3

Senza titolo e licenza elementare 1,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 1,7 2,0

Licenza di scuola media inferiore 2,6 3,4 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 6,7

Diploma e Laurea 1,0 1,9 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8

Fonte: Istat

(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effenuati direttamente dal50frware che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la quadratura verticale eI0 orizzontale
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s:: Tavola A.19 - Incidenza dei disoccupati di breve, media e lunga durata sui totale dei disoccupati per sessoe ripartizione geografica - Anni 1994e 1998(dati percentuali) (a);;}...,

$:
-c SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE25
'" CLASSI DIDURATA Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno3
> 1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998
zzc:
> In complesso ( 15 anni e oltre)r-

'"::c Da 0 a 5 mesi 19,9 17,4 21,9 22,6 32,2 33,4 20,6 18,0 16,5 13,5-ccc
Da 6 all mesi 14,4 11,6 18,0 16,3 13,1 12,1 9,217,4 16,0 16,4
Da 12 e oltre 65,7 71,0 60,7 61,4 49,9 50,1 63,1 69,0 71,4 77,2
Maschi (15 anni e oltre)
Da 0 a 5 mesi 21,2 18,0 24,0 25,5 35,0 35,6 23,0 18,5 17,9 14,7
Da 6 all mesi 14,6 11,2 18,1 16,2 18,4 15,7 17,1 13,3 12,4 9,2
Da 12 e oltre 64,2 70,8 57,9 58,4 46,6 48,7 59,9 68,2 69,7 76,1
Femmine (15 anni e oltre)

Da °a 5 mesi 18,6 16,9 20,3 20,9 30,2 32,2 18,7 17,5 14,8 12,2
Da 6 all mesi 14,2 12,0 16,8 15,9 17,7 16,9 15,6 12,9 11,7 9,2
Da 12 e oltre 67,1 71,1 62,8 63,2 52,1 51,0 65,6 69,6 73,5 78,5

Fonte: Istat
(a) Gliarrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente dal software che elabora i dati, pertanto nonsempre sitrova realizzata laquadratura verticale ef0 orizzontale
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Tavola A.20 - Principali indicatori demografici per ripartizione geografica

INDICATORI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1991

Popolazione residente (al31 dicembre) 56.757.236 14.941.994 10.373.881 10.908.714 20.532.647
di cui:di cittadinanzastraniera 537.100 163.300 94.200 181.700 97.900
Strunura per eta della popolazione maschile (%)

0-14 anni 16,7 14,0 13,8 15,0 21,0
15-64anni 70,3 73,0 72,0 70,4 67,5
65 anni epiu 13,0 13,0 14,2 14,6 11,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Struttura per ed della popolazione femminile (%)
0-14 anni 15,0 12,4 12,3 13,3 19,3
15-64anni 67,2 68,3 67,3 67,5 66,1
65 anni e piu 17,8 19,3 20,4 19,2 14,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Indice di vecchiaia (a) 97,5 123,6 133,5 120,6 64,8
Indice di dipendenza strutturale (b) 45,6 41,7 43,8 45,1 49,7
Tasso di crescita naturale (per 1000abitanti) 0,2 -2,5 -2,4 -1,5 4,2
Tasso di crescita totale (per 1000 abitanti) 0,2 -1,0 1,0 0,9 0,4
Speranza di vita alla nascita dei maschi 73,9 (c)73,5 (c)73,5 74,6 74,1
Speranza di vita alla nascita delle femmine 80,4 (c)80,7 (c)80,7 80,8 79,7
Speranza di vita a 65 anni dei maschi 15,2 (c)15,0 (c)15,0 15,5 15,4
Speranza di vita a 65 anni delle femmine 19,0 (c)19,2 (c)19,2 19,3 18,3

Nati (d) 562.787 122.585 85.224 95.645 259.333
Quoziente generico di natalita (per 1000abitanti) 9,9 8,1 8,2 8,8 12,5
Numero medio di figli per donna (e) 1,33 (c)1.10 (c)1.10 1,17 1,66
Numero medio di figli per donna (prima dei 30 anni) 0,78 (c)0,59 (c)0,59 0,65 1,05
Eta media al parto 29,1 (c)29.7 (c)29.7 29,5 28,5

Morti (d) 553.833 158.895 110.871 111.659 172.408
Maschi (d) 287.705 81.045 57.489 58.175 90.996

Femmine (d) 266.128 77.850 53.382 53.484 81.412

Moni a meno di un anno di vita (d) 4.571 837 497 771 2.466

Quoziente generico di mortalita (per 1000abitanti) 9,8 10,6 10,7 10,2 8,4
Quoziente di mortalita infantile (per 1000nati vivi) 8,1 6,8 5,8 8,1 9,5

Fonnazione e scioglimento dei matrimoni

Matrimoni 312.061 74.958 51.798 56.197 129.108
Quoziente di nuzialita (matrimoni per 1000abitanti) 5,4 5,0 4,9 5,0 6,2

Indice di primo nuzialita dei maschi (f) 663;5 585,6 585,6 629,6 775,7

Indice di primo nuzialita delle femmine (f) 678,0 615,8 615,8 650,1 754,5

Eta media al primo matrimonio dei maschi 28,6 28,9 29,0 29,1 28,2

Eta media al primo matrimonio delle femmine 25,8 26,2 26,3 26,5 24,9

Separazioni 44.920 16.219 9.117 9.845 9.739

Divorzi 27.350 10.765 6.082 4.817 5.686

Famiglie anagrafiche (al Censimento del 1991) 19.909.003 5.745.700 3.766.571 3.864.182 6.532.550
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Tavola A.20 (segue) - Principali indicatori demografici per ripartizione geografica

INDICATOR!

Popolazione residente (al31 dicembre)

di cui:di cittadinanza straniera
Strurtura per eta della popolazione maschile (%)

0-14 anni
15-64anni
65 anni e piu
Totale

Strurtura per eta.della popolazione femminile (%)
0-14 anni
15-64anni
65 annie piu
Totale

Indice di vecchiaia (a)
Indice di dipendenza strutturale (b)
Tasso di crescita naturale (per 1000 abitanti)
Tasso di crescita totale (per 1000 abitanti)
Speranza di vita alia nascita dei maschi (g)
Speranza di vita alia nascita delle femmine (g)
Speranza di vita a 65 anni dei maschi (g)
Speranza di vita a 65 anni delle femmine (g)

Nati (d)(h)
Quoziente generico di natalita (per 1000 abitanti) (h)
Numero medio di figli per donna (e)(i)
Numero medio di figli per donna (prima dei 30 anni) (i)
Eta media al parte (i)

Morti (d)(h)
Maschi (d)(h)
Femmine (d)(h)
Morti a meno di un anno di vita (d)(h)
Quoziente generico di mortalita (per 1000 abitanti) (h)
Quoziente di mortalita infantile (per 1000 nati vivi) (h)

Fonnazione e scioglimento dei matrimoni
Matrimoni (h)
Quoziente di nuzialita (matrimoni per 1000 abitanti) (h)
Indice di primo nuzialita dei maschi (f)(i)
Indice di primo nuzialita delle femmine (f)(i)
Eta media al primo matrimonio dei maschi (i)
Eta media al primo matrimonio delle femmine (i)
Separazioni
Divorzi

Famiglie anagrafiche (al31 dicembre)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1997
57.563.354 15.041.837 10.595.193 11.052.605 20.943.719

991.678 316.674 205.725 296.830 172.449

15,4 13,0 13,0 13,8 19,1
69,9 71,9 71,1 69,7 67,9
14,7 15,1 15,9 16,5 13,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13,8 11,6 11,6 12,2 17,3
66,3 66,7 65,9 66,4 66,2
19,9 21,7 22,5 21,4 16,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
119,4 150,9 157,6 146,1 81,2
47,0 44,4 46,1 47,0 49,2
-0,4 -2,1 -2,0 -2,0 2,4
1,8 1,3 2,8 3,0 1,0

75,1 (c)74,9 (c)74,9 75,6 75,0
81,2 (c)81,5 (c)81,5 81,9 80,6
15,8 (c)15,7 (c)15,7 16,0 15,7
19,5 (c)19,8 (c)19,8 20,0 18,9

528.901 126.615 89.146 90.983 222.157
9,2 8,4 8,5 8,2 10,6

1,19 (c)1,04 (c)1,04 1,07 1,39
0,62 (c)0,48 (c)0,48 0,51 0,81
29,8 (c)30,6 (c)30,6 30,4 29,1

553.078 153.592 110.518 113.608 175.360
281.314 76.192 55.699 57.907 91.516
271.764 77.400 54.819 55.701 83.844

2.894 548 405 468 1.473
9,6 10,2 10,5 10,3 8,4
5,5 4,3 4,5 5,1 6,6

273.111 65.670 47.009 50.022 110.410
4,7 4,4 4,5 4,5 5,3

565,4 514,0 521,0 533,0 637,4
600,2 564,3 573,1 564,4 641,6

29,9 30,2 30,4 30,6 29,1
27,1 27,7 27,8 28,0 26,1

60.281 20.344 13.074 13.045 13.818
33.342 12.402 7.598 7.125 6.217

21.642.350 6.202.886 4.090.523 4.195.709 7.153.232

Fonte: Istat, Rilevazione della "Popolazione e movimento anagrafico dei comuni", Elaborazione della "Popolazione residente per sesso, eta e regione",

Elaborazione delle "Tavole di mortalita della popolazione italiana per regione", Rilevazione del "Movimento naturale della popolazione presente,

"Rilevazione delle N ascite - caratteristiche demografiche e sociali", Rilevazione dei "Decessi - caratteristiche demografiche e sociali," Rilevazione

dei "Matrimoni", Rilevazione delle "Separazioni personali dei coniugi e divorzi", Rilevazione dei "Cinadini stranieri iscritti in anagrafe", E1abora

zione delle "Tavole di fecondita regionali"

(a) Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione con 65 anni e piu e la popolazione di 0-14 anni (per 100).

(b)Indice di dipendenza strutturale: rapporto tra Ie popolazioni di 0-14 anni e di 65 anni e piu' e la popolazione di 15-64anni (per 100).

(c) Dati riferiti all'Italia Settentrionale.

(d) Statistiche delmovimento naturale della popolazione presente.

(e) Numero medio di figli per donna: somma dei quozienti specifici calcolati rapportando per ogni eta feconda (15-49anni) i nati vivi all'ammontare medio
annuo della popolazione femminile.

(Q Indice di primo nuzialita: somma dei quozienti specifici di nuzialita degli sposi celibi 0 nubili per singolo anno di eta tra i 15-49anni moltiplicata per
1000.

(g)Stima.

(h)Dati provvisori.

(i) Dati riferiti al 1996.
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Tavola A.21- Tipologie familiari per ripartizione geografica (valoripercentllali)

TIPOLOGIE FAMILIARI RIPARTIZI0Nl GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1993

Famiglie (migfiaia) 20.648 5.923 3.847 4.043 6.835

Senza nuclei
Persone sole 20,8 24,3 19,9 21,4 18,0
Altre famiglie senza nuclei 1,7 1,7 2,3 1,3 1,6

Con un nucleo
Senza membri isolati
coppie senza figli 19,1 20,9 20,7 19,2 16,5
coppie con figli 45,5 40,4 42,6 43,1 53,0
monogenitore 7,6 8,7 7,4 7,8 6,5

Con membri isolati
coppie senza figli 1,1 0,9 1,6 1,2 0,8
coppie con figli 2,4 2,1 3,3 3,0 1,7
monogenitore 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6

Con due 0 pin nuclei 1,4 0,6 1,7 2,4 1,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

MEDIA 1997 - 1998

Famiglie (migfiaia) 21.189 5.963 3.930 4.275 7.021

Senza nuclei
Persone sole 21,3 24,5 19,6 23,8 18,0
Altre famiglie senza nuclei 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7

Con un nucleo
Senza membri isolati
coppie senza figli 19,6 21,1 20,6 22 16,4

coppie con figli 44,5 40,7 42,4 38,4 52,5

monogenitore 7,5 8 7,8 7,4 7,1
Con membri isolati

coppie senza figli 1,2 1,1 1,8 1,4 0,8

coppie con figli 2,3 1,6 3,3 3,1 1,9

monogenitore 0,5 0,5 0,8 0,5 0,4

Con due 0 pin nuclei 1,2 0,6 1,6 1,6 1,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istst, Indsgine multiscopo sulle famiglie - Aspetti della vita quotidians, Anni 1993 - 1997 e "Famiglie e soggetti sociali",

Anno 1998
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Tavola A.22 - Pennessi di soggiomo per area geografica di cittadinanza e ripartizione geografica (valon percentuali}

AREA GEOGRAFICA RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1991

Totale pennessi di soggiomo 648.935 181.359 127.636 220.913 119.027
Europa 31,8 31,2 38,1 33,0 23,9

di cui:Europa 15 15,5 16,0 16,1 17,9 9,5
Africa 35,1 39,2 37,8 24,7 45,0

di cui:Settentrionale 22,8 27,3 24,9 13,9 30,4
Asia 18,0 17,9 10,7 26,2 11,0

di cui:Orientale 9,8 11,1 4,7 14,7 4,4
America 14,5 11,2 12,9 15,5 19,6

di cui:Settentrionale 6,8 2,5 6,8 6,4 14,3
Oceania 0,3 0,3 0,5 0,5
Apolidi 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1997

Totale pennessi di soggiomo 1.022.896 320.258 217.563 315.008 170.067
Europa 37,4 34,4 45,1 39,6 29,3

di cui:Europa 15 13,2 14,2 12,5 15,5 8,1
Africa 30,4 34,5 32,2 19,7 40,1

di cui:Settentrionale 19,6 23,4 20,4 11,1 27,1
Asia 18,9 18,7 12,5 25,6 14,8

di cui:Orientale 10,5 11,9 6,1 14,7 5,9
America 13,0 12,1 10,0 14,7 15,6

di cui:Settentrionale 4,6 1,4 4,9 4,3 10,9
Oceania 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2
Apolidi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totale

.
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni Istat su dati forniti dal Ministero dell'interno
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Tavola A.23 - Permessi di soggiorno per motivi di famiglia per area geografica di cittadinanza e ripartizione
geografica (incidenza percentuale)

AREA GEOGRAFICA RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1991

Europa 17,0 19,0 16,3 13,4 23,7
di cui:Europa 15 20,6 21,2 20,4 15,1 38,6

Africa 4,8 5,2 3,2 5,9 4,6

di cui:Settentrumale 5,1 5,4 3,3 6,6 4,8

Asia 9,5 11,5 11,6 7,2 11,9

di cui:Orientale 10,4 11,7 16,9 7,7 14,4

America 36,4 25,0 46,9 21,3 61,3
di cui:Settentrionale 52,2 29,1 63,0 29,3 71,8

Oceania 17,9 20,6 18,7 12,9 25,3

Apolidi 11,5 10,2 10,7 13,6 17,3

Totale 14,2 12,9 14,8 11,1 21,2

1997

Europa 21,3 23,4 20,4 16,5 30,4

di cui:Europa 15 21,3 22,1 21,2 14,5 41,4

Africa 15,5 17,3 17,9 13,5 12,0

di cui:Settentrionale 18,6 20,2 22,2 17,3 13,5

Asia 15,6 18,1 20,8 11,7 16,4

di cui:Orientale 15,0 16,5 21,9 11,5 16,3

America 40,8 31,8 59,8 23,9 67,6

di cui:Settentrionale 59,9 43,8 73,0 30,2 77,9

Oceania 24,9 33,8 32,2 14,9 37,6

Apolidi 12,3 12,4 10,6 12,2 19,6

Totale 21,0 21,3 23,6 15,7 26,8

Fonte: Elaborazioni Istat su dati fomiti dalMinistero delI'Intemo
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Tavola A.24 - Decessi per sesso, causa di morte e ripartizione geografica (valori percentuali)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
CAUSE DI MORTE Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1991

Maschi 287.705 81.045 57.489 58.175 90.996
Malanie infettive 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Tumori 30,7 33,8 34,1 32,0 24,8

Di cui:Apparatorespiratorio 10,0 11,3 11,2 10,0 8,1
Malanie sistema circolatorio 39,0 37,3 37,S 39,S 41,2
Di cui:Malattie ischemiche 14,4 13,9 15,6 15,2 13,4

Malattie apparato respiratorio 7,3 7,0 6,0 6,7 8,8
Malanie apparato digerente 5,5 5,2 5,4 5,0 6,3
Mal definite 1,7 1,6 1,3 1,3 2,3
Cause violente 6,6 6,2 7,5 6,1 6,7
Altre 8,8 8,5 7,8 9,0 9,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Femmine 266.128 77.850 53.382 53.484 81.412
Malattie infettive 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2
Tumori 23,S 25,7 25,9 24,6 19,2
Di cui:Seno e utero 5,5 6,1 5,6 5,3 4,8

Malattie sistema circolatorio 48,6 47,S 47,3 47,7 51,1
Di cui:Malattie ischemiche 12,1 11,8 13,9 12,9 10,7
Malattie apparato respiratorio 4,8 5,1 4,8 4,5 4,8
Malattie apparato digerente 4,7 4,4 4,7 4,5 5,1
Mal definite 2,8 2,8 2,2 2,5 3,4
Cause violente 4,2 4,3 4,4 4,7 3,5
Altre 11,1 9,9 10,3 11,1 12,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995

Maschi 286.396 80.695 57.056 57.880 90.765
Malattie infettive 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
Tumori 31,3 34,1 34,0 31,9 26,8
Di cui:Apparatorespiratorio 10,0 11,0 10,9 10,0 8,6
Malattie sistema circolatorio 39,0 37,1 37,7 40,0 40,8
Di cui:Malattie ischemiche 14,5 13,9 15,8 15,5 13,4

Malattie apparato respiratorio 7,3 6,7 6,4 6,7 8,6
Malattie apparato digerente 5,1 4,8 4,8 4,5 5,8
Mal definite 1,3 1,4 0,9 0,9 1,8
Cause violente 5,9 5,7 7,0 5,8 5,7
Altre 9,5 9,6 8,6 9,7 10,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Femmine 270.294 80.173 53.936 54.264 81.921
Malattie infettive 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Tumori 23,8 25,8 26,2 24,2 20,0
Di cui:Seno e utero 5,2 5,6 5,7 4,9 4,8

Malattie sistema circolatorio 48,7 47,1 47,2 49,0 51,0
Di cui:Malattie ischemiche 12,7 12,1 14,6 13,8 11,4

Malattie apparato respiratorio 4,8 4,9 5,0 4,5 4,9
Malattie apparato digerente 4,6 4,5 4,4 4,3 5,1
Mal definite 1,7 1,8 1,3 1,4 2,1
Cause violente 4,1 4,1 4,3 4,3 3,7
Altre 11,8 11,3 11,1 11,8 12,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione delle cause eli morte
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Tavola A.25 - Notifiche di malattie infettive, aborti spontanei, interruzioni volontarie di gravidanza (lVG),

ammessi nei servizi pschiatrici per ripartizione geografica (valori assoluti e tassi)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1991

Notifiche di maIattie infettive 294.493 97.918 90.715 63.784 42.076

tasso per 100.000 abitanti 518,9 655,0 874,9 585,0 205,0

Di cui:

Epatite A 2.364 251 291 203 1.619

tasso per 100.000 abitanti 4,2 1,7 2,8 1,9 7,9

Epatite B 2.802 830 557 596 819

tasso per 100.000 abifanti 4,9 5,5 5,4 5,5 4,0

Altre epatiti 2.985 727 420 534 1.304

tasso per 100.000 abitanti 5,3 4,9 4,1 4,9 6,4

Salmonellosinon tifoidale 18.143 5.320 5.316 5.031 2.476

tasso per 100.000 abitanfi 32,0 35,6 51,3 46,2 12,1

AIDS 3.648 1.591 704 779 574

tasso per 100.000 abitanfi 6,4 10,6 6,8 7,1 2,8

TBC polmonare 3.895 1.408 1.320 554 613

tasso per 100.000 abitanti 6,9 9,4 12,7 5,1 3,0

TBC extra polmonare 802 319 264 99 120

tasso per 100.000 abitanti 1,4 2,1 2,5 0,9 0,6

Aborti spontanei 58.966 14.950 11.554 11.212 21.250

tasso per 1000 donne 1549 anni (a) 4,2 4,3 4,4 4,0 4,0

tasso per fOOD nati vivi(a) 103,9 130,6 133,5 114,3 78,5

Interruzioni volontarie di gravidanza 157.173 40.244 23.378 34.585 58.966

tasso per 1000 donne 1549 anni (a) 11,0 10,9 9,1 12,2 11,3

tasso per fOOD nati vivi(a) 274,1 330,0 276,2 349,7 220,8

Ammessi nei servizi psichiatrici 108.637 36.279 23.560 16.151 32.647

tasso per 1000 abitanti 1,9 2,4 2,3 1,5 1,6

1996

N otifiche di maIattie infettive 281.549 64.796 82.620 61.627 72.506

tasso per 100.000 abitanti 490,5 431,8 788,5 559,9 346,8

Di cui:

Epatite A 8.536 411 357 553 7.215

tasso per 100.000 abitanti 14,9 2,7 3,4 5,0 34,5

Epatite B 1.922 448 368 438 668

tasso per 100.000 abitanti 3,3 3,0 3,5 4,0 3,2

Altre epatiti 1.412 278 165 203 766

tasso per 100.000 abitanti 2,5 1,9 1,6 1,8 3,7

Salmonellosinon tifoidale 13.402 2.176 4.976 3.060 3.190

tasso per 100.000 abitanti 23,3 14,5 47,5 27,8 15,3

AIDS 5.380 2.238 1.028 1.181 933

tasso per 100.000 abitanti 9,4 14,9 9,8 10,7 4,5

TBC polmonare 3.744 1.003 917 900 924

tasso per 100.000 abitanfi 6,5 6,7 8,8 8,2 4,4

TBC extra polmonare 1.202 393 459 133 217

tassoper 100.000 abitanti 2,1 2,6 4,4 1,2 1,0

Aborti spontanei 65.635 16.111 12.410 14.139 22.975

lassoper 1000 donne 1549 anni (a) (b) 4,4 4,3 4,7 4,8 4,1

lasso per fOOD nati vivi(a) (b) 123,0 140,3 137,2 144,9 99,3

Interruzioni volontarie di gravidanza 138.925 35.107 20.681 29.638 53.499

tasso per fOOD donne 1549 anni (b) 9,4 9,1 7,6 10,3 10,1

tasso per fOOD nati vivi(b) 254,4 273,3 223,3 288,9 242,3

Ammessi nei servizi psichiatrici 136.529 43.861 27.978 21.898 42.792

tasso per 1000 abitanti 2,4 2,9 2,7 2,0 2,0

Fonte: !stat, Indaginisu:malattie infettive, abortispontanei, interruzioni volontarie dellagravidanza., ammessinei servizipsichiatrici
(a) Dati stimati per Ia regione Piemonte
(b) Dati stimati per Ia regione Lazio
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Tavola A.26 - Persone che valutano buono il proprio stato di salute per classe di eta e ripartizione
geografica (va/Qri percentuali)

CLASSl Dl ETA' RlPARTIZIONl GEOGRAFlCHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1993

Fino a 24 anni 88,4 88,5 89,5 88,9 87,6

25 - 54 anni 80,3 79,0 78,8 80,6 82,1

55 - 64 anni 53,1 54,1 55,3 51,3 51,9

65 annie piu 31,5 33,6 36,0 30,3 27,4

Totale 72,0 70,9 71,2 70,7 73,8

1997

Fino a 24 anni 94,9 93,7 92,9 94,8 96,3
25 - 54 anni 83,3 82,3 80,3 84,2 85,4

55 - 64 anni 59,9 59,0 60,4 61,9 59,2
65 anni e piu 39,7 39,4 37,1 37,7 33,2

Totale 75,8 74,2 72,7 75,2 78,7

Fonte: lstat, lndagine multiscopo sulle fll!Iliglie - Aspetti della vita quotidiana

Tavola A.27 - Persone che dichiarano di essere affette da almeno una malattia cronica per classe di
eta e ripartizione geografica (va/ori percentuali}

CLASSl Dl ETA' RIPARTlZlONl GEOGRAFlCHE

Italia Nord-ovest Nord-est- Centro Mezzogiorno

1993

Fino a 24 anni 14,7 13,5 12,7 15,3 15,9
25 - 54 anni 30,5 26,8 25,5 32,9 34,7
55 - 64 anni 55,4 49,8 48,0 58,8 62,8
65 annie piu 68,2 63,9 60,9 72,4 74,2

Totale 34,5 32,3 31,1 38,0 36,0

1997

Fino a 24 anni 9,3 10,6 11,7 10,2 7,4
25 - 54 anni 27,5 25,8 26,6 28,3 28,9
55 - 64 anni 62,6 59,3 60,4 61,8 67,6
65 annie piu 79,8 74,7 74,6 81,7 86,3

Totale 35,6 35,4 36,2 38,2 34,0

Fonte: lstat, lndagine multiscopo sulle fll!Iliglie - Aspetti della vita quotidiana

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 199H 483



484

Tavola A.28 - Persone di 14 anni e piu ehe si diehiarano fumatori per sesso, c1asse di eta e
ripartizione geografiea (valoripercentuali)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

CLASSI DI ETA' ltalia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1993

Masehi 33,9 34,8 28,3 32,5 37,1
fino a 24 anni 23,8 27,8 17,1 23,6 25,3
25 - 44 anni 41,2 40,8 34,3 39,7 45,7
45 - 64 anni 37,4 36,6 30,9 37,0 42,0
65 anni e piu 21,8 23,1 22,1 19,3 22,3

Femmine 15,9 17,0 17,6 18,3 13,3
fino a 24 anni 11,0 10,5 11,8 15,1 9,3
25 - 44 anni 24,2 25,4 24,4 27,9 22,0
45 - 64 anni 16,2 17,6 20,7 19,8 10,7
65 anni e piu 4,4 5,1 6,3 3,1 3,3

Totale 24,6 25,7 22,7 25,1 24,9
fino a 24 anni 17,4 19,3 14,5 19,3 17,2
25 - 44 anni 32,6 33,1 29,2 33,7 33,7
45 - 64 anni 26,7 27,1 25,7 28,3 26,1
65 anni e piu 11,8 12,6 12,6 10,2 11,7

1997

Masehi 33,1 34,8 28,0 32,9 34,7
fino a 24 anni 27,0 29,5 28,4 28,2 24,6
25 - 44 anni 40,0 41,3 33,2 39,6 42,9
45 - 64 anni 31,5 31,9 26,3 32,5 33,7
65 anni e piu 19,5 21,6 '13,8 19,2 21,4

Femmine 17,3 18,9 17,5 19,5 14,6
fino a 24 anni 13,7 17,7 12,7 18,5 10,0
25 - 44 anni 24,4 25,4 24,2 27,8 21,9
45 - 64 anni 14,2 16,6 15,6 14,3 10,9
65 anni e piu 6,0 7,7 7,8 6,7 2,7

Totale 24,9 26,5 22,6 25,9 24,9
fino a 24 anni 20,5 23,8 20,8 23,4 20,5
25 - 44 anni 32,2 33,4 28,7 33,6 32,2
45 - 64 anni 22,6 23,9 20,8 23,2 22,6
65 anni e piu 11,6 13,2 10,2 12,0 11,6

Fonte: Istat , Indagine multiscopo sulle famiglie - Aspetti della vita quotidiana,
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Tavola A.29 - Persone di 3 anni e pin per stile alimentare e per ripartizione geografica (per 100
persone deUa stessa :::!ina)

STILI ALIMENTARI

Pasto principale cena
Pasto principale pranzo
Colazione adeguata (a)
Pranzo in casa

Pasto principale cena
Pasto principale pranzo
Colazione adeguata (a)
Pranzo in casa

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1993

17,3 27,1 18,3 19,5 8,4
78,2 69,3 78,S 75,7 85,8
66,8 66,6 72,6 72,9 60,9
84,S 77,S 83,3 84,0 90,6

1997

20,4 29,7 20,9 27,1 9,9
74,2 64,0 74,1 67,4 85,1
76,3 75,1 79,2 82,0 72,6
79,S 71,S 77,2 77,S 87,4

Fonte: Istat, Indagine rnultiscopo sulle famiglie - Aspetti dell. vita quotidian.

(a.) Si considera adeguata la colazione in cui vengono consumati alimenti energetici e calorici, come latte, pane, biscotti, brioche
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Tavola A.30 • Indicatori dell'attivita degli Istituti di cura pubblici e privati per ripartizione geografica

INDICATORI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1991

Isrituti pubblici
N.Istituti 1.148 266 254 244 384
N. posti letto 306.664 81.042 69.604 58.383 97.635
N. degenti 7.451.421 2.006.323 1.710.374 1.375.548 2.359.176
N. giomate di degenza 77.831.316 21.587.627 19.041.154 14.515.589 22.686.946
Posti letto per 1000 abitanti 5,4 5,4 6,7 5,4 4,8
Tasso di utilizzazione del posto letto (a) 69,5 73,0 74,9 68,1 63,7
Tasso di ospedalizzazione (b) 131,3 134,1 165,0 126,2 114,9
Durata media del ricovero (giomi) (c) 10,0 11,0 9,0 10,0 9,0
N. dipendenti 547.826 160.825 115.447 100.023 171.531
di cui: medici 96.185 25.045 17.748 17.786 35.606

persona/$ sanitaria ausi/iario 386.442 114.074 84.675 70.122 117.571
Dipendenti per 100 posti letto 178,6 198,4 165,9 171,3 175,7
di cui: medici 31,4 30,9 25,5 30,5 36,5

persona/$ sanitaria assiliario 126,0 140,8 121,7 120,1 120,4

Dipendenti per 1000 abitanti 9,7 10,8 11,1 9,2 8,4

di cui: medici 1,7 1,1 1,7 1,6 1,7

per.rof/a/$ sanitaria ausiliano 6,8 7,6 8,2 6,4 5,7

Isrituti privati
N. Istituti 738 177 111 190 260

N. posti letto 79.027 20.002 9.342 22.777 26.906

N. degenti 1.057.795 270.413 166.148 190.723 430.511

N. giomate di degenza 20.684.700 5.458.613 2.739.776 5.446.476 7.039.835

Posti letto per 1000 abitanti 1,4 1,3 0,9 2,1 1,3

Tasso di utilizzazione del posto letto (a) 71,7 74,8 80,3 65,5 71,7

Tasso di ospedalizzazione (b) 18,6 18,1 16,0 17,5 21,0

Durata media del ricovero (giomi) (c) 20,0 30,0 17,0 22,0 32,0

N. dipendenti 73.371 27.962 9.507 14.834 21.068

di cui: medici 13.536 4.558 2.113 2.738 4.127

personale sanitaria assiliano 50.244 19.401 6.248 10.411 14.184

Dipendenti per 100 posti letto 92,8 139,8 101,8 65,1 78,3

di cui: medici 17,1 22,8 22,6 12,0 15,3

personak sanitatio ausi/iario 63,6 97,0 66,9 45,7 52,7

Dipendenti per 1000 abitanti 1,3 1,9 0,9 1,4 1,0

di cui: medici 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2

persof/a/$ sanitano ausi/iario 0,9 1,3 0,6 1,0 0,7
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Tavola A.30 (segue) - Indicatori dell'atrivita degli Istituti di cura pubblici e privati per ripartizione geografica

INDICATORI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1996

Istituti pubblici 74,5

N. Istituti 1.005 254 197 193 361

N. posti letto 290.884 76.960 58.827 56.155 98.942

N. degenti 9.182.468 2.276.200 1.883.083 1.789.755 3.233.430

N. giomate di degenza 79.099.045 21.485.245 16.572.940 15.489.622 25.551.238

Posti letto per 1000 abitanti 5,1 5,1 5,6 5,1 4,7

Tasso di utilizzazione del posto letto (a) 74,5 76,5 77,2 75,6 70,8

Tasso di ospedalizzazione (b) 160,0 151,7 179,7 162,6 154,7

Durata media del ricovero (giomi) (c) 8,6 9,4 8,8 8,7 7,9

N. dipendenti 568.729 162.139 114.765 111.472 180.353

di cui: media 100298 26.971 18.415 20.863 34.049

personale sanitano ausiliario (d) (e) 310.129 86.468 67.391 60.028 96.242

Dipendenti per 100 posti letto 195,5 210,7 195,1 198,5 182,3

di cui: media 34,5 35,0 31,3 37,2 34,4

personale sanitario ausiliano (d) (e) 106,6 112,4 114,6 106,9 97,3

Dipendenti per 1000 abitanti 9,9 10,8 11,0 10,1 8,6

di cui: media 1,7 1,8 1,8 1,9 1,6

per.ronale sanitaria assiliario (d) (e) 5,4 5,8 6,4 5,5 4,6

Istituti privati
N. Istituti 782 166 103 247 266

N. posti letto 81.468 19.798 11.264 25.594 24.812

N. degenti 1.417.104 337.382 206.406 290.215 583.101
N. giomate di degenza 20.613.263 5.293.597 2.574.723 6.492.136 6.252.807

Posti letto per 1000 abitanti 1,4 1,3 1,1 2,3 1,2

Tasso di utilizzazione del posto letto (a) 69,3 73,3 62,6 69,5 69,0
Tasso di ospedalizzazione (b) 24,7 22,5 19,7 26,4 27,9
Durata media del ricovero (giomi) (c) 14,5 15,7 12,5 22,4 10,7
N. dipendenti 83.479 24.594 11.045 23.185 24.655
di cui: media 16.596 3.997 2.514 4.982 5.103

perJonale sanitaria ausiliario (d) (e) 35.157 10.591 4.620 9251 10.695
Dipendenti per 100 posti letto 102,5 124,2 98,1 90,6 99,4
di cui: media 20,4 20,2 22,3 19,5 20,6

personale sanitano ausiliario (d) (e) 43,2 53,5 41,0 36,1 43,1
Dipendenti per 1000 abitanti 1,5 1,6 1,1 2,1 1,2
di cui: media 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2

personale sanitaria ausiliario (d) (e) 0,6 0,7 0,4 0,8 0,5

Fonte: Ministero della Sanits; Istat, Annuario Statistiche sanitarie

(a) Tasso di utiIizzazione dei posti letto: nurnero di giomate di degenza effettive/numero di giornate di presenza teoricamente possibili sulla base

della occupazione di tutti i posti letto per l'intero anno (posti letto per 365 giorni)

(b) Tasso di ospedalizzazione: degenti moltiplicati per lOOO/popolazione media dell'anno di riferimento

(c) Durata media del ricovero: giomate di degenza/numero di degenti

(d) II personale sanitario ausiliario comprende anche l'altro personale tecnico

(e) Dal1996l'altro personale tecnico non comprende g1i operatori tecnici di assistenza e gli a.usiliari specializzati socio-assistenziali che sono inc1usi

tra il personale socio-assistenziale
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Tavola A.31 - Indicatori del sistema scolastico: Scuole materne, elementari e medie per ripartizione geografica

INDICATOR! RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1991-92

Scuola materna
Scuole 27.670 5.580 4.442 4.835 12.813
Bambini 1.572.699 341.928 239.834 274.974 715.963
Insegnanti 117.273 24.978 17.131 21.303 53.861
Bambini per insegnante 13,4 13,7 14,0 12,9 13,3
Bambini per classe 23,1 23,9 22,6 22,8 23,0
Bambini stranieri per 1000 iscritti 3,6 6,4 5,6 5,8 0,7
Tasso di scolarita (a) 95,4 96,0 98,8 98,7 93,0

Scuola elementare
Scuole 22.920 5.431 4.494 4.193 8.802
Alunni 3.005.015 651.329 443.538 517.058 1.393.090
Insegnanti 282.198 65.949 48.629 50.358 117.262
Alunni per insegnante 10,6 9,9 9,1 10,3 11,9
Alunni per classe 16,2 15,7 14,5 16,2 17,2
Alunni stranieri per 1000 iscritti 4,3 6,9 6,5 7,9 1,0
Ripetenti per 100 iscritti 0,6 0,4 0,3 0,3 0,8
Ripetenti femmine per 100 iscritte 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6
Ripetenti al 10 anna per 100 iscritti al 10 anna 0,8 0,5 0,4 0,4 1,3
Licenziati per 100 esaminati 99,5 99,6 99,7 99,6 99,4
Tasso di scolarita (a) 101,1 101,1 100,7 102,2 100,9

Scuola media
Scuole 9.935 2.442 1.743 1.822 3.928
Alunni 2.150.767 468.131 325.114 378.181 979.341
Insegnanti 264.473 58.833 41.332 47.028 117.280
Alunni per insegnante 8,1 8,0 7,9 8,0 8,4
Alunni per classe 19,6 19,7 19,1 19,5 19,8
Alunni stranieri per 1000 iscritti 2,4 3,8 3,2 4,9 0,5
Ripetenti per 100 iscritti 6,7 5,4 5,4 6,1 8,0
Ripetenti femmine per 100 iscritte 4,3 3,5 3,1 4,0 5,2
Ripetenti al 10 anna per 100 iscritti all 0 anna 9,9 8,1 8,0 9,0 11,6
Licenziati per 100 esaminati 97,9 98,7 99,0 98,5 96,9
Tasso di scolarita (a) 107,9 107,2 107,1 109,9 107,8
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Tavola A.31 (segue) - Indicatori del sistema scolastico: Scuole materne, elementari e medie per ripartizione

geografica

INDICATOR! RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1996-97

Scuola materna
Scuole 26.410 5.372 4.358 4.636 12.044
Bambini 1.589.481 356.053 252.711 278.281 702.436
Insegnanti 117.125 25.955 18.644 21.173 51.353
Bambini per insegnante 13,6 13,7 13,6 13,1 13,7
Bambini per c1asse 23,6 24,6 23,4 23,3 23,4
Bambini stranieri per 1000 iscritti 7,2 12,2 13,4 9,6 1,4
Tasso di scolarits (a) 94,2 96,8 97,6 96,6 90,9

Scuola elementare
Scuole 19.887 4.815 3.820 3.627 7.625
A1unni 2.808.305 609.598 419.889 485.497 1.293.321
Insegnanti 262.246 60.866 43.257 46.731 111.392
Alunni per insegnante 10,7 10,0 9,7 10,2 11,6
Alunni per c1asse 17,5 17,1 16,1 17,3 18,4
Alunni stranieri per 1000 iscritti 8,6 14,0 15,3 13,2 2,2
Ripetenti per 100 iscritti 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6
Ripetenti femmine per 100 iscritte 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4
Ripetenti al 10 anna per 100 iscritti al 10 anna 0,6 0,4 0,3 0,4 0,9
Licenziati per 100 esaminati (b) 99,5 99,6 99,7 99,7 99,4
Tasso di scolarita (a) 100,6 101,0 100,0 102,1 100,1

Scuola media
Scuole 8.976 2.170 1.567 1.600 3.639
A1unni 1.853.694 396.159 273.839 320.411 863.285
Insegnanti 210.965 46.243 31.238 36.045 97.439
Alunni per insegnante 8,8 8,6 8,8 8,9 8,9
Alunni per c1asse 20,1 20,1 19,7 20,1 20,2
Alunni stranieri per 1000 iscritti 5,0 8,0 8,9 8,9 1,1
Ripetenti per 100 iscritti 4,8 3,8 3,5 4,1 5,9
Ripetenti femmine per 100 iscritte 2,9 2,3 1,8 2,5 3,7
Ripetenti all 0 anna per 100 iscritti all 0 anna 6,9 5,5 5,4 6,0 8,4
Licenziati per 100 esaminati (b) 98,8 99,2 99,5 99,2 98,2
Tasso di scolarita (a) 105,6 104,0 104,2 106,5 106,5

. Fonte: Per l'anno scolastico 1991-92Istat; per I'anno scolastico 1996-97Ministero della pubblica istruzione

(a) Tasso di scolaritl: iscrini per 100 giovani di eta teorica corrispondente (3-5 anni; 6-10 anni; 11-13annij

(b)Dati riferiti al1995-96
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Tavola A.32 • Indicatori del sistema seolastieo: Scuole seeondarie superiori e Universiti per ripartizione geografica

INDICATORI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1991-92

Scuola seeondaria superiore
Scuole 7.936 1.948 1.301 1.574 3.113
Studenti 2.858.221 671.829 481.871 571.759 1.132.762
Insegnanti 326.214 75.999 57.792 67.278 125.145
Studenti per insegnante 8,8 8,8 8,3 8,5 9,1
Studenti per dasse 21,2 21,4 21,1 20,7 21,4
Studenti iseritti ai lieei (%) 26,2 27,2 23,7 29,2 25,1
Studenti iscritti agli istituti tecnici (%) 45,0 46,6 45,5 41,9 45,4
Studenti iscritti agli istituti professionali (%) 19,0 19 22,0 19,3 17,5
Studenti iseritti ad altre seuole (%) 9,8 7,2 8,8 9,6 12
Studenti femmine (%) 49,9 50,6 50,7 50,0 49,2
Studenti stranieri per 1000 studenti 1,2 2,2 1,8 1,5 0,2
Ripetenti per 100 iseritti 8,0 8,4 7,6 8,0 8,0
Ripetenti femmine per 100 iseritte 5,9 6,4 5,4 5,8 5,9
Ripetenti all 0 anne per 100 iseritti al 10 anne 11,7 12,9 11,9 10,6 11,3
Maturi per 100 1genni 54,6 52,4 54,2 62,8 52,4
Maturi per 100 1genni - masehi 51,5 49,3 49,6 59,2 50,2
Maturi per 100 1genni - femmine 57,8 55,6 59,0 66,5 54,7
Tasso di eonseguimento del diploma (d) 70,6 67,5 69,1 72,9 72,1
Tasso di eonseguimento del diploma dei masehi (d) 67,5 65,9 66,2 70,0 68,0
Tasso di eonseguimento del diploma delle femmine (d) 73,7 69,1 71,9 75,9 76,4
Tasso di passaggio dalla scuola media (e) 87,9 87,0 87,4 94,8 85,8
Tasso di scolarita (e) 70,8 70,7 73,0 80,1 66,1

Universiti (b)
Atenei 70 15 12 19 24
Studenti 1.475.400 340.212 259.842 399.114 476.232
Immatricolati 299.251 76.040 59.912 47.595 115.704
Doeenti 61.681 12.258 12.504 18.027 18.892
Studenti per doeente 23,9 27,8 20,8 22,1 25,2
Studenti per ateneo 21.077 22.681 21.654 21.006 19.843
Iseritti ai corsi di diploma per 100 iscritti all'universita 1,5 1,0 1,2 2,0 1,6
Femmine per 100 iscritti in totale 49,7 47,2 50,1 50,3 50,9
Studenti stranieri per 1.000 iscritti 14,1 10,7 18,2 24,9 5,3
Studenti fuori corso per 100 iscritti 30,9 30,7 30,3 30,2 31,9
Laureati (anno solare 1991) 87.814 22.521 16.282 21.950 27.061
Laureati per 100 24enni 9,3 9,0 9,5 12,6 7,8
Laureati fuori corso per 100 laureati (A.A.1990/91) 88,3 87,9 91,0 87,2 88,0
Tasso di passaggio dalle scuole superiori (f) 66,0 70,3 77,1 50,7 66,7
Tasso di iscrizione (c) 32,9 30,3 33,1 49,0 27,1
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Tavola A.32 (segue) • Indicatori del sistema scolastico: Scuole Secondarie Superiori e Universicl per ripartizione
geografica

INDICATOR! RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1997-98

Scuola secondaria superiore
Scuole 7.734 1.800 1.335 1.491 31.108
Studenti 2.617.585 563.676 401.224 507.372 1.145.313
Insegnanti (a) 311.171 66.790 49.340 62.829 132.212
Studenti per insegnante (a) 8,5 8,6 8,4 8,2 8,7
Studenti per classe 21,0 21,3 20,9 20,9 21,0
Studenti iscritti ai licei (%) 29,0 28,6 26,4 31,9 28,8
Studenti agli istituti tecnici (%) 40,1 41,7 41,3 38,1 39,8
Studenti iscritti agli istituti professionali (%) 19,3 19,2 22,0 19,1 18,5
Studenti iscritti ad altre scuole (%) 11,6 10,5 10,3 10,9 12,9
Studenti femmine (%) 49,8 50,7 50,8 49,9 49,1
Studenti stranieri per 1000 iscritti 3,5 4,8 6,2 4,5 0,7
Ripetenti per 100 iscritti 8,1 7,9 6,9 8,1 8,6
Ripetenti femmine per 100 iscritte 5,5 5,6 4,6 5,3 6,0
Ripetenti all 0 anno per 100 iscritti 10,7 9,9 9,8 10,3 11,2
Maturi per 100 1genni (a) 65,8 60,6 65,8 74,2 65,3
Maturi per 100 1genni - maschi (a) 60,9 55,2 68,5 75,7 61,4
Maturi per 100 1genni - femmine (a) 71,0 66,2 71,6 80,9 69,3
Tasso di conseguimento del diploma (a) (d) 78,0 74,9 78,0 80,1 78,6
Tasso di conseguimento del diploma dei maschi (a) (d) 72,8 70,5 74,6 73,6 73,0
Tasso di conseguimento del diploma delle femmine (a) (d) 83,2 79,3 81,2 86,6 84,4
Tasso di passaggio dalla scuola media (a) (e) 94,2 92,4 90,4 101,9 92,3
Tasso di scolarita (c) 83,1 81,7 84,3 92,9 79,4

Universicl (a) (b)
Atenei 74 16 12 22 24
Studenti 1.773.411 392.343 320.233 465.375 595.460
Immatricolati 321.262 66.808 58.439 76.517 119.498
Docenti 59.756 12.617 12.813 16.967 17.359
Studenti per docente 29,7 31,1 25,0 27,4 34,3
Studenti per ateneo 23.965 24.521 26.686 21.153 24.811
Iscritti ai corsi di diploma per 100 iscritti all'universita 4,5 5,0 4,7 4,4 3,9
Femmine per 100 iscritti in totale 53,7 50,8 53,4 53,9 55,4
Studenti stranieri per 1.000 iscritti 13,0 12,7 18,3 17,0 7,3
Studenti fuori corso per 100 iscritti 29,6 37,3 37,4 40,4 36,4
Laureati (anno solare 1996) 115.249 34.050 23.658 25.254 32.287
Laureati per 100 24enni 12,6 14,7 14,5 14,9 9,2
Laureati fuori corso per 100 laureati (A.A.1995/96) 84,1 73,2 90,0 91,0 85,1
Tasso di passaggio dalle scuole superiori (f) 66,5 62,8 73,1 79,3 59,7
Tasso di iscrizione (c) 43,2 39,1 46,5 63,0 35,6

Fonte: Istat, Indaginesull'Universid e lstituti superiori

(a)Dati riferiti aI1996-97

{b}_Ove non diversamenteindicato, i dati si riferisconoaItotale dei corsi di diploma, scuoledirette a fini specialie corsi di laurea

(c)Tassodi scolaritae di iscrizione:iscritti per 100giovanidi eta teorica corrispondente (14-18 anni; 19-23 anm)

(d) Tassodi conseguimentodel diploma:maturi nell'anno di corso indicatoper 100iscritti a11° anno 5 anni prima aInetto dei ripetenti

(e)Tassodi passaggio dallascuolamedia:iscritti aIprimo anne nellescuolesuperiori aInetto dei ripetenti per 100licenziatidalIascuolamedianell'anno

precedente

(I)Tassodi passaggio dallescuolesuperiori: immatricolati per 100rnaturi dell'anno precedente
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Tavola A.33· Iscritti, iscritti al primo anno, diplomati e laureati per sesso e gruppi di corsi di studio (composizione
percentua/e)

GRUPPI CORSI DI STUDIO Iscritti Iscritti al primo anna Diplomati e laureati (a)
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

1992-93

Agrario 2,6 1,5 2,1 2,4 1,5 2,0 4,2 1,6 2,9
Architettura 6,5 5,3 5,9 4,4 3,7 4,0 5,9 4,0 4,9
Chimico-farmaceutico 2,7 3,4 3,0 2,4 3,1 2,8 2,9 3,7 3,3
Economico-statistico 19,3 14,9 17,1 19,6 14,2 16,8 20,8 12,4 16,4
Geo-biologico 3,9 5,0 4,4 4,1 5,1 4,6 3,9 6,2 5,1
Giuridico 14,9 ~8,6 16,7 16,5 19,1 17,8 14,7 14,9 14,8
Ingegneria 20,8 2,9 12,0 21,9 3,2 12,4 15,6 1,3 8,2
Insegnamento 0,8 5,0 2,9 0,9 5,6 3,3 0,8 5,4 3,2
Letterario 5,2 12,6 8,8 5,2 12,3 8,8 4,0 12,6 8,5
Linguistico 1,6 10,2 5,8 1,5 8,9 5,2 1,3 12,1 6,9
Medico 5,9 5,3 5,6 3,0 3,9 3,5 12,1 10,5 11,3
Politico-sociale 8,6 8,5 8,6 10,6 10,8 10,7 5,8 6,4 6,1
Psicologico 1,5 3,0 2,3 4,6 2,7 3,6 0,4 1,9 1,2
Scientifico 4,6 2,8 3,7 1,7 5,0 3,4 5,1 3,8 4,4
Educazione fisica 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 2,5 3,2 2,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1996-97

Agrario 3,0 1,9 2,4 3,7 2,3 3,0 3,4 1,7 2,5
Architettura 5,6 4,4 5,0 3,0 2,5 2,7 6,1 4,4 5,2
Chimico-farmaceutico 2,7 3,6 3,2 2,7 3,8 3,3 3,3 3,9 3,6
Economico-statistico 18,5 13,7 15,9 17,2 12,8 14,8 20,9 14,6 17,5
Geo-biologico 3,7 4,8 4,3 5,5 4,7 4,4 3,6 5,0 4,4
Giuridico 16,4 19,4 18,0 15,5 18,0 16,8 13,9 14,6 14,3
Ingegneria 22,4 3,2 12,1 21,7 3,4 11,9 19,6 2,4 10,3
Insegnamento 0,8 5,9 3,6 1,3 8,8 5,4 0,8 4,9 3,0
Letterario 5,9 13,4 9,9 6,6 12,1 9,6 4,3 12,3 8,6
Linguistico 1,4 8,7 5,4 1,9 8,3 5,3 1,2 11,3 6,6
Medico 4,6 5,4 5,0 4,2 6,3 5,3 8,0 8,3 8,2
Politico-sociale 8,5 8,8 8,7 10,7 10,6 10,6 7,3 8,3 7,8
Psicologico 1,1 3,8 2,6 1,2 3,7 2,6 0,7 2,9 1,9
Scientifico 4,2 2,1 3,1 4,7 1,9 3,2 5,0 3,5 4,2
Educazione fisica 1,1 0,8 1,0 1,4 1,0 1,2 1,9 2,0 2,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat •Indaginesull'istruzioneuniversitaria
(a)I dati su diplomatie laureatisi riferisconoal1992e 1996
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Tavola A.34 • Indicatori di attivicl degli Istituti statali di antichicl e delle biblioteche statali per ripartizione geografica

INDICATOR! RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1992

Musei, gallerie, monumenti e scavi

Visitatori per Istituto 74.147 36.942 63.870 80.714 85.266

lstituti con ingresso a pagamento (%) 55,2 66,7 56,0 55,3 50,0

Visitatori paganti (%) (a) 60,9 60,1 54,7 63,5 57,7

Biblioteche statali

Volumi per biblioteca (compresi i manoscritti) 426.246 448.251 293.540 525.304 327.824

Lettori per biblioteca 42.524 55.739 42.262 45.871 27.492

Personale addetto per biblioteca 70 73 47 70 89

Opere consultate per biblioteca 59.358 75.241 64.731 59.272 44.643

Prestiti a privati per addetto 77 122 247 34 41

1997

Musei, gallerie, monumenti e scavi

Visitatori per Istituto 72.800 51.214 63.714 86.245 64.703

lstituti con ingresso a pagamento (%) 57,3 68,6 56,4 58,5 52,3

Visitatori paganti (%) (a) 59,7 57,6 51,8 65,2 52,4

Biblioteche statali

Volumi per biblioteca (compresi i manoscrini) 470.047 469.401 341.775 579.741 344.555

Lettori per biblioteca 53.588 63.527 55.975 54.763 42.911

Personale addetto per biblioteca 61 68 46 57 81

Opere consultate per biblioteca 73.399 89.236 42.806 86.608 62.370

Prestiti a privati per addetto 135 208 234 61 161

Fonte: Ministero per i beni culturali e ambientali
(a)Sono considerati i soli visitatori degli istituti con ingresso a pagamento

Tavola A.35 -Tndicatori di attivita delle manifestazioni teatrali, musicali e cinematografiche per ripartizione geografica

INDICATOR! RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

ltalia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1992

Teatro e manifestazioni musicali
Rappresentazioni per 100.000abitanti 193 199 230 287 119
Biglieni venduti per rappresentazione 252 279 275 213 248
Biglieni venduti per 1.000 abitanti 486 556 633 611 296

Cinema
Sale aperte per 100.000abitanti 6,2 7,3 8,6 6,5 3,9
Biglieni venduti per giorni di spenacolo 158 167 143 177 142
Biglieni venduti per 1.000 abitanti 1.462 1.849 1.745 1.876 821

1997

Teatro e manifestazioni musicali
Rappresentazioni per 100.000abitanti 213 222 266 310 129
Biglieni venduti per rappresentazione 250 271 266 213 253
Biglieni venduti per 1.000 abitanti 532 602 706 661 325

Cinema

Sale aperte per 100.000 abitanti 7,4 8,4 10,2 8,4 4,4
Biglieni venduti per giorni di spenacolo 159 164 153 163 156
Biglieni venduti per 1.000 abitanti 1.782 2.064 2.164 2.454 1.032

Fonte: SIAE
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Tavola A.36 - Indicatori di diffusione dei quotidiani e della stampa periodica per ripartizione geografica

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1992

Settimanali diffusi per 100 quotidiani diffusi 44,3 52,9 44,5 38,4 36,7

Quotidiani diffusi per famiglia 117,4 137,0 143,7 136,9 73,5

Settimanali diffusi per famiglia 52,0 72,5 63,9 52,6 26,9

1996

Settimanali diffusi per 100 quotidiani diffusi 41,7 48,4 45,3 32,7 36,5
Quotidiani diffusi per famiglia 101,5 117,4 128,7 121,0 60,8

Settimanali diffusi per famiglia 42,3 56,8 58,3 39,6 22,2

Fonte: Istat,Statistica dellastampaperiodica

TavolaA.37 - Produzione libraria per genere e materia trattata

OPERE TIRATURA MEDIA

Anni Anni

1992 1997 1992 1997

Valori % Valori %
assoluti assoluti

Totale 42.007 100,0 51.866 100,0 5.324 5756
Edizioni scolastiche 5.025 12,0 5.489 10,6 10.213 8259

Edizioni per ragazzi 2.288 5,4 3.126 6,0 6.865 9048

Altro genere 34.694 82,6 43.251 83,4 4.515 5200
dicui:

Fdosofia e Religione 4.486 12,9 6.222 14,4 4.229 4292
Diritto 2.819 8,1 3.368 7,8 2.525 2138
Medicina 1.808 5,2 1.857 4,3 3.006 3333
Arti 1.865 5,4 2.420 5,6 3.395 3892

Storia 2.699 7,8 4.319 10,0 2.967 3991

Testi letterari 7.820 22,5 9.497 22,0 7.277 10271

Fonte:Istat,Statistica dellaproduzionelibraria

Tavola A.38 • Programmazione delle reti televisive Rai e Mediaset/Fininvest (composizioni
percentuali)

RAJ MEDIASET/FININVEST

Anni Anni

1992 1998 1992 (a) 1998

Telegiomale 10,8 11,7 10,5 10,6

Infonnazione e cultura 20,4 24,2 8,4 8,0

Sport 9,3 8,7 3,2 1,8

Film e fiction 33,8 24,5 49,9 39,0

Intrattenimento leggero, rotocalco e talk show 14,3 17,4 21,2 15,7

Programmi per bambini 3,0 5,0 5,7 5,7

Prosa e musica classica 1,2 1,8 1,1 1,1

Pubblicita e annunci vari 7,2 6,7 18,1

Totale 100,0 100,0 100e 100,0

Fonte:RAJ
(a) I dati relativiai differenti programmisonoconsiderati allordo degli inserimenti pubblicitari
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Tavola A.39 - Prestazioni pensionistiche previdenziali e assistenziali per ripartizione geografica

PENSIONI RIPARTIZIONIGEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1992

Totale pensioni (a)

Numero 20.264 5.672 4.186 4.119 6.287

Importo medio 10.245 11.377 10.125 10.295 9.267

Di cui pensioni previdenziali

Numero 18.157 5.241 3.857 3.662 5.397

Indirette/Dirette (%) 33,6 33,6 33,8 33,1 33,7

Importo medio 10.710 11.806 10.457 10.810 9.758

Distanza da1 minimo pensionistico (b) 142,6 157,2 139,2 143,9 129,9

Pensioni IVS
Numero 16.136 4.805 3433 3.138 4.760

Indirene/Dirette (%) 33,S 33,7 33,4 33,4 33,S

Importo medio 11.461 12.417 11.203 11.859 10.421

Distanza da1 minimo pensionistico (b) 152,6 165,3 149,2 157,9 138,7

Pensioni indennitarie
Numero 2.020 436 424 523 637

Indirette/Direne (%) 34,0 32,9 37,0 31,6 35,1

Importo medio 4.709 5.067 4.425 4.522 4.805

Distanza da1 minimo pensionistico (b) 62,7 67,S 58,9 60,2 64,0

Di cui pensioni assistenziali

Numero 2.036 411 313 440 872

Importo medio 6.435 6.423 6.506 6.415 6.426

Distanza da1 minimo pensionistico (b) 85,7 85,S 86,6 85,4 85,6

1997

Totale pensioni (a)

Numero 21.497 6.064 4.505 4.430 6.498

Importo medio 13.733 15.373 13.614 14.059 12.061

Di cui pensioni previdenziali
Numero 19.425 5.630 4.169 4.005 5.621

Indirene/Dirette (%) 34,6 33,2 33,6 34,3 37,0

Importo medio 14.416 15.987 14.348 14.786 12.806

Distanza da1 minimo pensionistico (b) 161,6 179,2 160,9 165,8 143,6

Pensioni IVS
Numero 17.648 5.242 3.797 3.549 5.060

Indirette/Dirette (%) 34,6 33,3 33,3 34,S 36,9

Importo medio 15.280 16.712 14.948 15.963 13.566

Distanza da1 minimo pensionistico (b) 171,3 187,4 167,6 179,0 152,1

Pensioni indennitarie
Numero I.m 388 372 456 561

IndirenelDirette (%) 34,7 32,8 35,7 32,S 37,4

Importo medio 5.848 6.224 5.541 5.896 5.631

Distanza da1 minimo pensionistico (b) 65,6 69,8 62,1 66,1 63,1

Di cui pensioni assistenzia1i

Numero 2.024 419 325 413 867

Importo medio 7.476 7.601 7.690 7.404 7.371

Distanza da1 minimo pensionistico (b) 83,8 85,2 86,2 83,0 82,6

Minimopensionistico 1992 7.511 7.511 7.511 7.511 7.511

Minimopensionistico 1997 8.919 8.919 8.919 8.919 8.919

Fonte:Istat
(a) Numeri in migliaia; imponi in migliaia di lire
(b)Distanza dalminimopensionistico: importo mediodellapensione aI31 dicembre/valore delminimopensionistico
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Tavola A.40 - Famiglie sotto la soglia di poverts per a1cune tipologie familiari e per ripartizione geografica
(va/ori percentua/i)

TIPOLOGIE FAMIUARI

Famiglie con almeno un figlio minore
di cui: monogenitore

coppia
Famiglie con almeno un figlio eli 18-29anni
di cui: monogenitore

coppia
Famiglie con persona eli riferimento eli65 anni0 piu
di cui:sola

in coppia

Famiglie con almeno un figlio minore
di cui: monogenitore

coppia
Famiglie con almeno un figlio eli18-29anni
di cui: monogenitore

coppia
Famiglie con persona eli riferimento eli65 anni0 piu
di cui:sola

in coppia

Fonte: Istat, Indaginesui consumi dellefamiglie

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1990

32,7 23,3 21,8 23,4 40,0
1,8 1,9 0,6 1,0 2,2

29,0 17,6 20,1 19,8 36,4
19,8 16,4 15,0 17,1 22,4
2,2 1,9 0,9 2,0 2,5

15,9 12,1 12,9 11,5 18,7
43,6 52,7 54,4 49,8 37,2
19,8 27,9 25,0 20,4 16,1
12,8 14,2 17,5 17,0 10,3

1996

38,2 24,4 22,3 34,1 42,5
1,7 0,6 0,2 1,5 2,0

33,2 23,6 17,4 29,2 36,8
25,5 20,0 14,5 22,0 28,0
2,6 2,2 2,2 2,2 2,7

20,3 16,2 10,8 18,1 22,3
38,3 50,9 55,0 35,5 35,2
14,1 24,3 21,6 14,2 11,9
10,0 10,1 19,4 10,4 8,9

Tavola A.41 - Incidenza della poverts per alcune tipologie familiari per ripartizione geografica (va/ori percentuali)

TIPOLOGIE FAMIUARI

Famiglie con almeno un figlio minore
di cui:monogenitore

coppia .
Famiglie con almeno un figlio eli18-29anni
di cui: monogenitore

coppia
Famiglie con persona eli riferimento eli 65 anni0 piu
di cui:sola

in coppia
Totale delle famiglie

Famiglie con almeno un figlio minore
di cui: monogenitore

coppia
Famiglie con almeno un figlio eli18-29anni
di cui: monogenitore

coppia
Famiglie con persona eliriferimento eli65 anni0 piu
di cui: sola

in coppia
Totale delle famiglie

Fonte: Istat, Indaginesui consumidellefamiglie

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1990

11,0 5,6 5,5 5,4 19,0
11,6 8,0 2,7 3,9 23,1
11,1 4,9 5,8 5,5 19,0

9,4 5,2 4,5 5,2 17,6
8,5 4,6 2,0 6,0 17,2
9,6 4,9 5,2 4,5 17,7

18,8 13,3 15,8 14,0 28,3
19,4 14,3 16,7 13,9 30,0
25,2 18,0 24,9 19,1 35,0
11,7 7,0 8,0 7,7 20,0

1996

12,5 3,6 3,1 6,6 23,9
11,3 25,3
12,5 4,0 2,9 6,9 23,4

10,1 3,2 2,2 4,9 22,3

9,0 20,3
10,2 3,3 2,1 5,2 21,7

14,4 7,2 7,6 6,9 29,6

13,6 7,6- 7,8 7,8 27,9

16,6 7,2 11,7 7,9 33,2

10,3 3,8 4,0 5,7 22,3
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Tavola A.42 - Delitti denunciati all'Autorita Giudiziaria dalle Forze dell'Ordine per ripartizione geografica {tassi
per 100.000 abitanti}

DEUTII RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1991

Delitti denunciati (a) 2.647.736 789.041 375.025 578.426 905.244
Omicidi dolosi consumati 3,4 1,6 1,2 1,1 7,0
Tentati omicidi 3,9 2,1 1,6 1,8 7,4
Furti semplici e aggravati 2.997,8 3.615,8 2.359,0 3.433,5 2.639,1
Rapine 69,1 61,4 25,0 38,3 113,2
Estorsioni 5,0 3,4 2,3 3,3 8,5
Attentati dinamitardi e/o incendiari 4,6 0,9 0,5 0,7 11,4
Truffa 60,8 70,1 66,9 59,1 52,0
Contrabbando 57,9 66,4 10,8 16,8 97,5
Produzione, commercio, ecc. di stupefacenti 71,2 99,2 69,2 82,7 45,7
Altri delitti 1.389,7 1.356,7 1.077,1 1.663,8 1.426,0
Totale 4.663,3 5.277,6 3.613,5 5.301,1 4.407,8

1997

Delitti denunciati (a) 2.440.754 761.093 438.527 498.171 742.963
Omicidi dolosi consumati 1,5 1,0 0,8 0,8 2,6
Tentati omicidi 3,0 2,0 1,6 2,1 4,8
Furti semplici e aggravati 2.436,8 3.039,4 2.481,8 2.679,2 1.853,8
Rapine 57,2 52,9 30,8 41,9 81,6
Estorsioni 5,8 3,9 3,0 4,3 9,4
Attentati dinamitardi e/o incendiari 2,0 0,5 0,8 0,4 4,5
Truffa 109,5 158,0 139,7 106,4 61,0
Contrabbando 97,1 25,8 6,4 17,2 236,0
Produzione, commercio, ecc. di stupefacenti 72,0 82,5 72,3 92,9 53,4
Altri deliui 1.459,0 1.697,0 1.435,1 1.568,9 1.242,0
Totale 4.243,9 5.063,1 4.172,3 4.514,1 3.549,2

Fonte: Istat, Delittuosita denunciata all'Autorid. giudiziaria da Polizia di State, Anna dei Carabinieri, Guardia di Finanza.
(a) Valori assoluti
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Tavola A.43 - Minorenni denunciati in eta di 14-17 anniper iquali l'Autorita giudiziaria ha iniziato l'azionepenale,
per tipo di delitto e ripartizione geografica (tassi per 100.000giovani di 14-17anni)

GRUPPI DI DELITTI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1991

Minorenni denunciati (a) 27.221 5.860 3.861 6.524 . 10.976
Delitti contro la persona 109,5 64,7 118 174,3 104,1
di cui:

Omicidio volontario (b) 3,1 2,1 0,6 2,4 5,0
Percosse 3,5 2,0 2,8 4,3 4,2
Lesionipersonali 59,7 34,6 74,5 102,9 49,8
Ingiuriee dijfamazioni 10,1 8,1 9,8 12,7 10,3

Delitti contro la famiglia 2,3 1,7 1,3 2,4 3,0
Delitti contro la rnoralita pubblica ed il buon costume 5,8 3,5 4,1 9,4 6,2
Delitti contro i1 patrimonio 582,6 582,2 511,7 773,0 530,9
di cui:

Furto 434,8 469,0 402,9 576,2 369,4
Rapina 37,5 28,5 16,5 33,6 52,1
Estorsione 7,2 5,1 3,4 6,1 10,2
Sequestra di persona a scope di rapina0 estorsione 0,1 0,3 0,1
Truffa 1,2 1,0 1,1 2,3 0,9

Altri delitti 274,7 110,5 89,3 171,4 146,3
Totale 833,2 762,6 724,5 1.130,5 790,5

1997

Minorenni denunciati (a) 22.935,0 5.045 2.246 6.154 9.490
Delitti contro la persona 155,2 137,2 82,0 259,6 148,5
di cui:

Omicidio volontario (b) 3,7 1,6 0,3 3,7 5,9
Percosse 2,3 1,8 1,1 3,9 2,3

Lesionipersonali 57,9 57 29,3 89,1 55,9
Ingiuriee dijfamazioni 7,7 7,3 7,4 13,3 6,0

Delitti contro la famiglia 2,1 0,9 2,4 2,5 2,5
Delitti contro la moralita pubblica ed il buon costume 2,2 2,5 2,1 1,6 2,3
Delitti contro i1 patrimonio 556,2 565,6 406,4' 899,5 471,9
dicui:

Furto 363,3 385,8 331,0 569,2 285,7
Rapina 43,8 50 11,9 46,5 50,4
Estorsione 9,9 8,7 3,2 9,4 12,8
Sequestro di persona a scopo di rapina0 estorsione 0,1 0,2 0,1
Truffa 6,3 3,1 3,4 2,1 10,4

Altri delitti 195,0 211,8 99,4 253,2 196,4
Totale 910,8 918,2 592,3 1.416,4 821,6

Fonte: Istat, Indagine sui delitti e persone denunciati PO{ i quali l'Autorid. giudiziaria ha iniziato l'azione penale

(a) Valori assoluti

(b)Compreso l'infanticidio
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Tavola A.44 - Famiglie che dichiarano difficolta a raggiungere alcuni servizi per ripartizione geografica (per cento
persone della stessa iflna)

SERVIZI RIPARTlZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1993

Farmacie 24,4 22,7 18,6 25,3 28,7

Pronto soccorso 55,6 54,2 46,0 55,1 62,5

Uffici postali 29,1 28,0 19,6 30,3 34,5
Polizia, Carabinieri 41,5 45,4 33,6 37,4 44,9
Uffici comunali 36,4 33,1 28,2 42,5 40,3
Negozi di generi alimentari, mercati 27,8 27,2 20,1 29,6 31,5
Supermercati 38,3 38,3 29,9 39,3 42,5

1997

Farmacie 22,6 20,6 19,3 20,9 27,1
Pronto soccorso 54,6 52,7 49,5 50,2 61,8
Uffici postali 27,9 25,7 21,2 25,2 35,1
Polizia, Carabinieri 39,7 41,7 34,9 32,6 44,9
Uffici comunali 35,6 34,2 30,5 36,1 39,4
Negozi di generi alimentari, mercati 19,9 21,6 19,0 16,5 21,1
Supermercati 31,9 33,2 29,3 28,0 34,7

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie - Aspetti della vita quotidians

Tavola A.45 - Persone che dichiarano attese di oltre 20 minuti per accedere ai servizi di Anagrafe, ASL, banche
e Posta (per cento persone che utiliZJ:.ano it seni{jo)

SERVIZI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1993

Anagrafe 13,7 9,5 6,2 20,6 17,7
ASL 37,5 30,1 25,8 40,9 49,8
Banca 16,4 6,7 5,0 20,3 35,9
Posta

per invio raccomandata 11,0 7,6 4,1 8,8 18,6
per versamenti in c/c 23,1 15,4 6,4 27,6 34,2
per ritiro pensioni 42,0 27,1 18,6 44,0 62,4

1997

Anagrafe 10,5 9,4 6,9 12,9 12,1
ASL 33,8 28,7 28,6 32,9 42,8
Banca 12,3 5,6 3,8 12,9 26,5
Posta

per invio raccomandata 10,4 7,2 3,4 8,9 17,1
per versamenti in c/c 28,1 15,8 9,5 32,9 41,3
per ritiro pensioni 40,6 26,3 18,9 38,1 59,4

Fonte: lstat, Indagine multiscopo sulle famiglie- Aspetti dell. vita quotidian.
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Tavola A.46 - Famiglie per giudizio su a1cuni problemi ambientali della zona in cui abitano per regione - Anni 1993,1997
(per 100famiglie della stessa ifJna)

Sporcizia Difficolta Difficolta Traffico In quina- Rumore Irregolarita Non
REGIONI nelle di par- di collega- mento nell'eroga- bevono

strade cheggio mento dell'aria zione acqua di

<a) <a) <a) <a) <a) <a) (b) dell'acqua rubinetto

1993

Piemonte 29,2 38,6 28,3 52,7 46,9 7,0 40,5

Valle d'Aosta 14,7 28,9 23,2 35,7 30,0 7,4 19,6

Lombardia 28,5 39,3 33,3 50,2 46,8 8,4 51,3

Trentino-Alto Adige 12,2 29,0 21,2 41,6 30,2 3,1 7,6

Bof'lf/no-Bo'?J!1l 13,0 31,5 18,1 45,4 35,2 2,8 5,1

Trento 11,5 26,8 23,9 38,3 25,9 3,3 9,8

Veneto 18,0 26,6 29,8 46,8 29,4 11,0 34,5

Friuli- Venezia Giulia 24,6 27,3 21,4 38,9 24,3 3,4 18,0

Liguria 40,4 56,1 33,4 51,8 39,3 8,3 32,7

Emilia- Romagua 13,8 25,7 21,9 41,1 36,3 4,1 46,5

Toscana 29,2 36,8 30,1 45,2 38,9 18,4 56,7

Umbria 16,6 24,3 15,6 37,8 23,4 10,7 50,0

Marche 22,7 31,6 29,4 41,3 26,4 11,5 49,0

Lazio 47,0 50,0 40,0 58,4 45,9 15,5 19,4

Abruzzo 24,8 23,5 22,7 33,6 19,3 19,2 18,7

Molise 33,2 31,1 19,5 27,7 11,4 32,7 35,9

Campania 45,3 51,1 44,2 52,6 43,2 41,1 42,2

Puglia 28,0 39,9 31,3 51,1 37,6 22,3 30,0

Basilicata 21,9 39,9 26,7 29,1 12,1 31,4 17,0

Calabria 35,3 36,4 34,6 34,7 12,3 51,0 43,6

Sicilia 37,9 43,2 27,4 53,3 36,8 48,0 53,6

Sardegna 28,1 28,2 20,7 39,2 18,1 19,2 62,4

Italia 30,6 38,6 31,1 48,3 37,0 18,7 40,8

1997

Piemonte 22,0 37,6 29,1 47,4 42,4 39,9 8,3 41,3

Valle d'Aosta 15,3 28,9 26,2 35,2 30,4 28,5 8,0 18,2

Lombardia 31,2 41,0 26,8 51,7 52,2 40,8 9,4 54,9

Trentino-Alto Adige 13,2 32,2 20,3 41,8 31,3 27,9 4,1 9,5

Bof'lf/no- Bo'?J!1l 16,8 37,5 17,6 45,2 40,4 33,7 2,8 7,1

Trento 9,8 27,3 22,9 38,7 23,1 22,7 5,3 11,7

Veneto 19,6 25,3 31,1 46,5 30,2 30,2 8,2 39,8

Friuli-Venezia Giulia 17,2 30,2 23,1 41,9 32,7 31,2 2,3 28,5

Liguria 38,7 53,5 28,8 53,1 38,8 43,5 6,9 41,6

Emilia-Romagna 14,4 28,1 25,2 43,8 38,4 32,5 5,5 49,3

Toscana 29,5 37,7 26,9 48,7 38,1 36,4 13,7 67,6

Umbria 19,6 25,9 25,9 42,8 32,1 33,2 7,4 66,3

Marche 18,7 29,1 24,2 37,1 25,8 30,9 9,1 45,4

Lazio 37,3 52,0 27,2 58,3 51,7 46,3 9,7 26,8

Abruzzo 22,8 24,2 25,0 33,3 21,1 27,7 11,9 30,1

Molise 15,2 22,4 18,1 22,1 12,6 21,8 18,6 34,2

Campania 32,1 46,7 36,3 47,4 41,1 45,9 17,7 33,1

Puglia 22,6 40,6 28,0 51,8 37,4 44,5 15,1 40,8

Basilicata 24,3 27,6 26,1 23,8 14,7 18,9 8,9 25,1

Calabria 28,4 34,8 33,9 36,3 18,8 31,7 32,4 49,9

Sicilia 22,3 34,4 24,7 43,0 27,6 39,2 27,8 51,1

Sardegna 19,0 32,1 21,6 41,9 23,1 34,1 15,7 72,1

Italia 26,1 37,9 27,8 47,3 38,5 38,4 12,5 44,6

Fonte: l stat, Indagine multiscopo sulle famiglie - Asperti della vita quotidisna

(a) Percentuali di famiglie che dichiarano "malta" 0 "abbastanza" presenza del problema indicato

(b) II quesito relative all'inquinamento acustico estato inserito a partire da11996
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Tavola A.47 - Raccolta di rifiuti urbani, per regione - Anni 1996-1997 (migliaia di tonnellate)

REGIONI Raccolta Raccolta Raccolta TOTALE % differenziata

indifferenziata differenziata ingombranti valori assoluti Kg/abitanti sul totale

1996

Piemonte 1.816,8 136,2 55,0 2.007,9 467,6 6,8

Valle d'Aosta 54,4 3,7 0,9 59,0 494,9 6,3

Lombardia 2.806,5 816,1 255,1 3.877,6 432,8 21,0

Trentino-Alto Adige 340,9 52,1 21,6 414,6 451,2 12,6

Bolzano-Bozen 126,2 37,0 5,0 168,1 370,0 22,0

Trento 214,7 15,2 16,6 246,5 530,7 6,1

Veneto 1.652,5 196,8 60,4 1.909,7 428,9 10,3

Friuli-Venezia Giulia 468,7 38,4 27,5 534,6 450,7 7,2

Liguria 796,5 39,9 6,3 842,7 510,5 4,7

Emilia-Romagna 1.819,9 184,9 90,0 2.094,9 532,0 8,8

Toscana 1.670,4 139,9 27,1 1.837,4 521,3 7,6

Umbria 347,7 17,7 4,0 369,4 445,1 4,8

Marche 628,7 63,S 5,6 697,7 482,0 9,1

Lazio 2.353,8 79,4 44,9 2.478,1 475,0 3,2

Abruzzo 511,9 8,4 1,2 521,5 409,4 1,6

Molise 115,3 4,0 0,1 119,5 361,3 3,3

Campania 2.503,4 32,8 0,8 2.537,0 438,5 1,3

Puglia 1.698,3 20,8 2,8 1.721,9 421,2 1,2
Basilicata 200,4 3,7 0,3 204,4 336,2 1,8
Calabria 713,1 4,0 1,3 718,4 346,3 0,6
Sicilia 2.471,3 17,7 4,2 2.493,2 488,8 0,7
Sardegna 700,1 8,2 2,8 711,2 427,6 1,2

Italia 23.670,5 1.868,4 611,8 26.150,6 455,1 7,1

1997

Piemonte 1.634,8 217,6 60,5 1.912,8 445,7 11,4
Valle d'Aosta 55,6 4,2 1,1 60,9 508,8 7,0
Lombardia 2.617,8 1.061,0 265,3 3.944,1 438,8 26,9
Trentino-Alto Adige 335,3 75,9 21,8 432,9 468,4 17,5

Bolzano-Bozen 122,0 56,3 4,5 182,7 399,5 30,8

Trento 213,3 19,6 17,3 250,2 535,8 7,8
Veneto 1.623,4 298,7 29,5 1.951,6 436,7 15,3
Friuli-Venezia Giulia 457,6 55,1 27,0 539,7 455,6 10,2

Liguria 790,7 53,3 9,6 853,6 519,9 6,2
Emilia-Romagna 1.890,4 255,8 47,1 2.193,4 555,7 11,7
Toscana 1.634,8 181,9 14,4 1.831,1 519,1 9,9
Umbria 365,7 29,2 14,5 409,4 492,3 7,1
Marche 687,0 45,4 5,4 737,8 508,5 6,2
Lazio 2.516,3 101,0 22,8 2.640,0 503,6 3,8
Abruzzo 533,9 13,6 2,3 549,8 430,9 2,5
Molise 114,7 4,9 119,6 362,4 4,1
Campania 2.481,9 48,4 12,9 2.543,2 438,7 1,9
Puglia 1.675,1 25,7 3,1 1.703,9 416,6 1;5
Basilicata 202,4 5,0 207,4 339,8 2,4
Calabria 692,9 4,0 0,3 697,2 336,7 0,6
Sicilia 2.521,4 20,1 5,2 2.546,6 498,5 0,8
Sardegna 720,1 6,6 3,6 730,3 439,6 0,9
ltalia 23.551,6 2.507,3 546,3 26.605,2 462,2 9,4

Fonte: ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
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T avola A.48 - Indicatori del trasporto urbano per i centri delle aree metropolitane

PARCHEGGI

Autoveicoli Stalli a pagamento Stalli in Percorrenza media

circolanti per 100 per 1000 autoveicoli corrispondenza di sui trasporti

COMUNI abitanti circolanti trasporti pubblici pubblici per

per 1000 autoveicoli abitante (km) (a)

circolanti
Anni Anni Anni Anni

1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997

Torino 56,3 63,2 19,2 42,5 742 764

Milano 55,8 63,2 11,3 9,4 15,1 16,6 2.055 1.914

Venezia 38,4 41,6 7,7 14,7 112,7 108,4

Genova 45,0 47,4 3,1 4,9 9,5 10,8 1.616 1.227

Bologna 5f,2 57,7 7,9 54,2 33,9 828 722

Firenze 52,0 58,5 15,9 13,6 4,3 755 815

Roma 62,8 61,3 3,0 14,1 3,7 5,6 1.902

Napoli 61,5 62,1 6,3 10,8 2,0 3,7 784

Bari 49,4 48,4 15,0 4,6 331 347

- Palermo 53,2 50,5 3,8 2,6 5,3 6,4 498 367

Catania 61,1 58,5 18,3 8,0 501 405

Cagliari 64,3 63,8 13,1 17,3 13,1 8,8 190 166

Totale 56,8 58,6 7,6 16,2 7,3 10,2 1.301 985

Fonte:ACI,Dipanimentoper IeAreeurbane

(aJ Viaggiatori per km deitrasponi pubblici/abitanti

TavolaA.49 - Traffico interno di merci e passeggeri per rnodalita di trasporto

MODAUTA' Dr TRASPORTO ANN!
1980 1985 1990 1996

Dati
%

Dati
%

Dati
%

Dati
%

assoluti assoluti assoluti assoluti

MERCI PERKM(milionidi tonnellate)

Ferrovie dello Stato 19.031 13,2 18.806 12,5 21.855 12,4 23.994 11,1

Navigazione intema 203 0,1 201 0,1 117 0,1 125 0,1

Navigazione di cabotaggio 31.112 21,6 30.104 20,0 35.665 20,2 39.878 18,4

Navigazione aerea 19 23 33 30

Autotrasp. distanze superiori a 50 km 82.392 57,2 92.694 61,6 107.379 61,0 139.863 64,6

Oleodotti distanze superiori a 50 km 11.317 7,9 8.674 5,8 11.098 6,3 12.612 5,8

Totale 144.074 100,0 150.502 100,0 176.147 100,0 216.502 100,0

PASSEGGERI PERKM(milioni)

Ferrovie dello Stato 39.587 13,8 37.401 11,5 45.513 11,7 50.300 11,4

Ferrovie in Concessione 3.356 1,2 2.908 0,9 2.780 0,7 2.792 0,6

. Autobus (traffico su autostrade e s.s.) 37.436 13,0 43.948 13,6 56.111 14,4 66.431 15,1

Auto (traffico su autostrade e s.s.) 202.530 70,5 233.738 72,1 275.869 70,9 309.707 70,4

Navigazione di cabotaggio 1.519 0,5 1.901 0,6 2.404 0,6 2.560 0,6

Navigazione aerea 2.867 1,0 4.366 1,3 6.416 1,6 7.871 1,7

Totale 287.295 100,0 324.262 100,0 389.093 100,0 439.661 100,0

Fonte: Ministero deitrasponi e denanavigazione
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Tavola A.50 - Acque marine secondo la balneabilita e per regione (composi~onipercentuali)

COSTANON BALNEABILE

REGIONI COSTA Permotivi Per inquinamento Per insifficienza COSTA

BALNEABILE indipendenti Permanente Accertato in Totale e/o assenza IN

dall'inquinamento (b) base aile analisi di analisi Totale TOTALE

(a) (c) (d)

1992 (e)

Liguria 71,9 14,7 0,1 2,2 2,3 11,1 28,1 100,0

Toscana 63,4 3,8 0,4 2,6 3,0 29,8 36,6 100,0

Lazio 44,7 14,3 15,4 8,7 24,1 16,9 55,3 100,0

Campania 64,7 6,3 28,8 28,8 0,2 35,3 100,0

Basilicata 59,1 0,5 2,2 0,7 2,9 37,5 40,9 100,0

Calabria 80,8 0,4 2,4 5,9 8,3 10,5 19,2 100,0

Puglia 74,8 6,0 1,9 0,2 2,1 17,1 25,2 100,0

Molise 84,0 0,9 1,4 1,4 13,7 16,0 100,0

Abruzzo 74,7 3,0 15,1 15,1 7,2 25,3 100,0

Marche 68,7 8,1 22,4 22,4 0,8 31,3 100,0

Emilia-Romagna 73,8 19,7 2,1 2,1 4,4 26,2 100,0

Veneto 50,5 40,6 2,1 2,1 6,8 49,5 100,0

Friuli- Venezia Giulia 35,5 53,9 5,3 5,3 5,3 64,5 100,0

Sicilia 28,1 4,5 2,3 6,1 8,4 59,0 71,9 100,0

Sardegna 48,1 14,5 5,0 0,9 5,9 31,5 51,9 100,0

Italia 55,3 9,6 3,0 5,5 8,5 26,6 44,7 100,0

1997 (e)

Liguria 81,3 17,0 0,3 1,4 1,7 18,7 100,0

Toscana 70,0 12,2 2,5 0,1 2,7 15,2 30,0 100,0

Lazio 67,9 14,2 7,8 10,0 17,8 32,1 100,0

Campania 74,9 6,4 3,5 15,2 18,6 25,1 100,0

Basilicata 89,2 1,2 2,7 4,7 7,4 2,2 10,8 100,0

Calabria 84,0 5,9 3,4 3,5 7,0 3,1 16,0 100,0

Puglia 80,7 5,9 5,5 0,3 5,8 7,7 19,3 100,0

Molise 97,1 0,9 2,0 2,0 2,9 100,0

Abruzzo 90,6 3,0 4,1 1,9 6,0 0,4 9,4 100,0

Marche 83,8 7,8 3,1 5,3 8,4 16,2 100,0

Emilia- Romagna 74,4 7,0 17,1 0,6 17,8 0,8 25,6 100,0

Veneto 61,4 33,5 5,1 5,1 38,6 100,0

Friuli-Venezia Giulia 55,1 44,9 44,9 100,0

Sicilia 57,7 10,8 3,5 1,3 4,7 26,7 42,3 100,0

Sardegna 56,4 14,8 3,6 0,2 3,8 25,0 43,6 100,0

Italia 68,5 11,6 3,8 2,6 6,4 13,6 31,5 100,0

Fonte: Ministerodell. Sanita
(a)Presenzadi porti, sereoporti, zone militari 0 parchimarini

(b)Costa.vietata in quanta interessata da immissioni (fiumi, torrenti eccetera)

(c) Costavietatain quanto l'inquinamento estato accertato delleanalisi previstedal DPR
(d)Le analisi, pur effettuate, non raggiungono il numero minima previsto dalla nonnativa
(eJ Anno in cui sono state effettuateIeanalisi, In baseal DPR 470/1982questeanalisi effettuatenel periodo aprile-settembre servonoa stabilire 1.balneahilits

delle acqueall'inizio della stagionebalneare dell'annosuccessive
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Tavola A.51- Superficie forestale percorsa dal fuoco per causa e regione (compo.riiJonipercentuali)

REGIONI Cause Cause Cause di cui Cause non Totale In % della

naturali volontarie involontarie Attivita Sigarette e classificabili superficie

agricole fiammiferi forestale

1992

Piemonte 79,0 4,8 1,0 0,8 16,2 100,0 0,4

Valle d'Aosta 56,3 31,2 31,2 12,5 100,0

Lombardia 3,5 51,1 35,9 6,3 2,8 9,5 100,0 0,7

Trentino-Alto Adige 2,5 67,8 25,8 0,7 12,2 3,9 100,0 0,1

Bol'flnO-Bo<!" 80,0 20,0 100,0

Trento 1,8 68,4 25,9 0,7 12,3 3,9 100,0 0,2

Veneto 76,8 7,1 4,1 1,2 16,1 100,0 0,4

Friuli-Venezia Giulia 0,1 44,7 29,4 0,5 1,5 25,8 100,0 0,4

Liguria 87,7 11,7 10,3 0,4 0,6 100,0 1,4

Emilia- Romagna 1,1 29,4 32,9 18,9 5,1 36,6 100,0 0,1

Toscana 0,1 76,5 15,1 4,7 5,5 8,3 100,0 0,2

Umbria 0,9 50,5 28,1 1,6 24,0 20,5 100,0 0,1

Marche 0,7 3,1 49,1 5,8 9,4 47,1 100,0 0,3

Lazio 5,5 40,6 36,3 0,8 11,4 17,6 100,0 0,8

Abruzzo 51,9 32,3 19,5 3,1 15,8 100,0 0,4

Molise 58,5 36,0 28,4 4,6 5,5 100,0 0,5

Campania 0,3 69,5 21,6 2,8 8,7 8,6 100,0 1,6

Puglia 73,5 25,7 6,5 14,3 0,8 100,0 1,8

Basilicata 29,3 68,7 16,6 21,9 2,0 100,0 0,5

Calabria 82,7 14,2 1,5 8,8 3,1 100,0 1,5

Sicilia 0,2 83,6 13,6 9,9 1,1 2,6 100,0 0,6

Sardegna 0,5 86,2 0,5 0,3 12,8 100,0 1,0

Italia 0,9 70,5 19,4 4,6 6,0 9,2 100,0 0,6

1996

Piemonte 68,6 18,9 6,1 1,4 12,5 100,0

Valle d'Aosta 25,0 62,5 12,5 25,0 12,5 100,0

Lombardia 3,0 72,8 15,3 6,9 0,9 9,0 100,0

Trentino-Alto Adige 5,4 49,1 29,5 3,1 6,3 16,1 100,0

Bol'lflno-Bo<!" 5,6 1,9 29,6 5,6 3,7 63,0 100,0

Trento 5,3 64,1 29,4 2,4 7,1 1,2 100,0

Veneto 13,9 21,5 54,9 3,5 5,6 9,7 100,0

Friuli-Venezia Giulia 4,7 50,4 24,5 1,4 7,2 20,5 100,0 0,2

Liguria 1,4 94,0 3,5 1,3 0,8 1,1 100,0 0,3

Emilia- Romagna 51,9 23,4 18,2 3,9 24,7 100,0

Toscana 1,8 47,5 10,9 5,9 2,2 39,7 100,0

Umbria 3,1 25,8 37,1 9,3 20,6 34,0 100,0

Marche 5,4 50,0 23,2 21,4 21,4 100,0

Lazio 64,5 20,4 4,0 8,8 15,1 100,0 0,1

Abruzzo 0,6 58,7 23,3 1,7 1,7 17,4 100,0

Molise 100,0 100,0 0,2

Campania 0,5 75,7 18,7 3,6 4,5 5,1 100,0 1,0

Puglia 0,0 68,5 27,6 12,7 13,9 3,8 100,0 1,9

Basilicata 60,8 25,6 7,2 9,5 13,6 100,0 0,6

Calabria 1,0 80,7 14,1 1,0 9,8 4,2 100,0 0,6

Sicilia 0,3 82,0 14,4 6,4 1,2 3,3 100,0 0,7

Sardegna 90,7 3,0 2,2 6,3 100,0

Italia 0,9 72,5 18,1 5,1 6,6 8,5 100,0 0,2

Fonte: Istat, Statistiche forestali
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Famiglie p. 272-293
Genitori p. 272-279, 282-293
Giochi p. 282-284
Permanenza in casa p. 288-291
Separazioni p. 283-284, 291-292

Figli vedi anche: Bambini
Finanza pubblica p. 70-73

Saldi p. 70-73
Finanziamento p. 168-169, 181, 204-205, 208

Imprese p. 168-169, 204-205, 208
Industrie manifatturiere p. 168-169, 204-205, 2:08
Investimenti p. 168-]69
Legge 44/1986 p. 204-205, 208
Ricerca e sviluppo p. 181
Servizi aile imprese p. 204-205, 208

Flussi finanziari p. 168-169
Dimensione economica p. 168-169
Imprese p. 168-169
Industrie manifatturiere p. 168-169
Intensita p. 168-169
Ricavi netti p. 168-169

. Tecnologia p. 168-169
Foreste p. 504
Formazione p. 211-215, 218-242, 250-254

Capitale umana p. 211-215, 224-225
Corsi p. 214, 229, 233, 242
Imprese p. 250-253
Industrie manifatturiere p. 250-254
Innovazione p. 225-230
Istruzione secondaria di secondo grado p. 21~

Mercato dellavoro p. 230-236
Occupati p. 242
Partecipazione p. 238-242
Percorsi p. 211-215
Performance p. 254
Personale p. 250-253
Popolazione p. 211-215, 237-242
Unione europea p. 218-225, 237

Forrnazione post-secondaria p. 228-229
Formazione vedi anche: Corsi di formazione professionale

regionale; Corsi di formazione presso Ie scuole secon
darie superiori

Forze armate p. 256
Forze dell'ordine p. 398-411, 497

Attivita p. 400-401
Azione penale p. 407
Criminalita p. 398-406
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Delitti p. 400-406
Denunce p. 399-407
Giustizia P. 399-407
Grandi comuni p. 399-403, 405-411

Forze di lavoro p. 55, 465- 471, 473-475
Disoccupati p. 55, 474-475
Occupati p. 55, 465, 467, 469-471, 473
Persone in cerca di occupazione p. 55, 466, 468
Persone in cerca di prima occupazione p. 55

Furno p. 484

G

Gallerie d'arte p. 493
Gas p. 48-49
Generazioni p. 259-311

Cambiamento p. 263, 266-269
Famiglie p. 260, 263, 266-269

Genitori p. 272-279, 282-293
Anziani p. 292-293
Asili nido p. 275-279
Coabitazione p. 284-288, 291-292
Figli p. 272-279, 282-293
Compiti scolastici p. 282, 284
Rapporti con gli insegnanti p. 283-284
Separazioni p. 283-284
Scuola materna p. 275-279

Giochi p. 280-284
Bambini p. 280-284
Genitori p. 282-284

Gioielleria p. 111
Esportazioni p. 111
Manufatti p. 111

Giovani p. 144-145,204,208,288-293
Agricoltura p. 144-145
Famiglie p. 288-293
Imprenditoria p. 204, 208
Permanenza in casa p. 288-291

Giustizia p. 379, 381-383, 398-411, 497-498
Attivita p. 400-401
Comuni capoluogo di regione p. 403, 405-406
Condanne p. 379, 381-383, 497-498
Criminalita p. 379, 381-383, 398-411
Delitti p. 400-407, 497-498
Denunce p. 379, 381-383, 399- 407,497-498
Forze dell'ordine p. 399-407, 497-498
Grandi comuni p. 399-403, 405-411
Minorenni p. 498
Protocolli d'intesa p. 408-409
Sicurezza p. 398-399, 402
Stato di libcrta p. 379, 381-383

Grandi comuni p. 388-430
Ambiente p. 388-398
Anagrafi p. 424-430
Autovetture p. 389-392
Collegamenti archivi esterni p. 424-428
Criminalita p. 398-403, 405-411
Delitti p. 400-403, 405-411
Denunce p. 399-403, 405-411
Forze dell'ordine p. 399-403, 405-411
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Giustizia p. 399-403, 405-411
Igiene pubblica p. 395-396
Immigrazione p. 371-372
Informatizzazione p. 424-428
Orari p. 412-419
Politiche locali p. 388-430
Reti civiche p. 422-423
Rifiuti urbani p. 395-396
Servizi on line p. 422-428
Sicurezza p. 398-399, 402, 408-409
Single p. 370, 373
Stranieri p. 371-372
Tempi p. 412-419
Traffico p. 389-392
Turismo p. 341
Uffici per le relazioni con il pubblico p. 420-421, 424

Grandi Imprese p. 46-47, 101
Dinamica p. 46-47
Europa p. 101
Fatturato p. 46-47
Investimenti p. 46-47
Occupazione p. 46-47
Proflttabilita p. 46-47

I

IACP vedi: Enti erogatori di servizi economici
Igiene pubblica p. 395-396

Ambiente p. 395-396
Grandi comuni p. 395-396

Immatricolazioni p. 224
Unione europea p. 224
Universita p. 224

Immigrazione p. 354-385
Bilancio demografico p. 364
Caratteristiche socio-demografiche p. 357, 360
Cittadinanza italiana p. 358-359
Comuni capoluogo di regione p. 371-373
Criminalita p. 379-383
Distribuzione geo-etnica p. 366-367
Distribuzione geografica p. 361-365
Domanda di regolarizzazione p. 377-381
Etnie p. 354-357
Evoluzione p. 354-357, 360-361
Extra-comunitari p. 374-379
Famiglie p. 366-372
Flussi in ingresso p. 355-357
Grandi comuni p. 371-373
Inps p. 374-379
Istruzione p. 372-375
Lavoro p. 374-379
Matrimoni p. 366-368
Minori p. 364-365
Natalita p. 368-369
Paesi di cittadinanza p. 355-357, 362-363, 372
Percorsi migratori p. 360-361
Permessi di soggiomo p. 355-357, 362-363
Popolazione p. 354-379
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Provenienza geografica p. 354-363, 372-373, 377-378
Richieste di asilo p. 384-385
Rifugiati p. 384-385
Single p. 373

Impieghi p. 24- 25
Importazioni p. 22-25, 29-32, 34, 36, 38, 458-460

Aree geoeconomiche p. 31
Aree in crisi p. 36
ATECO 91 p. 459
Attivita economica p. 34
Conto economico delle risorse e degli impieghi p. 24-25
Est Asia p. 38
Extra Unione europea p. 30
Giappone p. 38
Indici di quantita p. 29
Unione europea p. 29, 32

Imprenditori p. 176-179
Imprese p. 176-179
Infrastrutture p. 176-179
Servizi alle imprese p. 176-179
Soddisfazione p. 176-179

Imprenditoria p. 204-205, 208
Imprese p. 17, 21, 39-55, 97-158, 160-200, 204-205, 208,

243-253
Addetti p. 102-103, 105
Agricoltura p. 195-197,200
Apertura intemazionale p. 189-193
Attivita economica p. 103-104, 185-188
Autofinanziamento p. 166-169
Capitale umano p. 243-246
Commercio p. 52-53, 105
Committenti subfomitrici p. 170-171
Competitivita p. 176-180, 182-183
Costo dellavoro p. 162-164
Dimensione p. 44, 100-105
Distretti industriali p. 172-176
Distribuzione del fatturato p. 165
Efficienza p. 172-176
Esportazioni p. 105, 189-193, 195-197, 200
Fatturato p. 162-164
Fiducia p. 17,21
Finanziamento p. 168-169, 204-205, 208
Flussi finanziari p. 168-169
Formazione p. 250-253
Imprenditori p. 176-179, 204-205, 208
Indebitamento p. 160
Industria p. 99-105, 119-122, 160-170, 172-176, 179, 181,

184-189, 195-200, 204-205, 248-253
Infrastrutture p. 176-179
Innovazione p. 184-189
Investimenti p. 168-169
Legge 44/1986 p. 204-205, 208
Margine operativo lordo su fatturato p. 162-164, 166-167
Margine operativo lordo su valore aggiunto p. 162-164
Mercato estero p. 189-197, 200
Mezzogiomo p. 195-197, 200
Occupazione p. 103-105
Operatori economici p. 194
Performance p. 162-165
Permanenza sul mercato p. 194
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Processo produttivo p. 172-176, 184-189
Prodotti p. 184-189, 195-197,200
Prodotto interno lordo p. 17, 21
Produttivita p. 160-162
Produzione industriale p. 44
Profittabilita p. 160-162
Pubblica amministrazione p. 182-183
Redditivita p. 162, 164, 166-167
Rendimento p. 243-253
Retribuzioni p. 248-250
Ricavi netti p. 168-169
Ricerca e sviluppo 179, 181, 184-189
Risultati economici p. 39-55
Risultati produttivi p. 39-55
Sede fissa p. 52-53
Servizi p. 99-105, 119-122, 160-167, 172-176, 179, 181,

184, 205, 208, 248-250
Servizi alle imprese p. 176-179, 204-205, 208
Sistema produttivo p. 160-161, 189-193
Specializzazione p. 189-197, 200
Strategia p. 189-193
Struttura p. 99-105, 162-165
Tecnologia p. 168-169
Unione economica e monetaria p. 17
Unione europea p. 100-102, 166-167, 189-193
Valore aggiunto p. 162-164
Valore aggiunto per addetto p. 162-164
Valore aggiunto su fatturato p. 163-164
Vendita p. 52-53
Zootecnia p. 195-197, 200

Imprese agricole vedi: Aziende agricole
Imprese commerciali vedi: Commercio
Imprese manifatturiere vedi: Industrie manifatturiere
Imprese unilocalizzate p. 117

Cornpetitivita p. 117
Mercato estero p. 117
Mezzogiorno p. 117
Sistemi locali dellavoro p. 117

Incendi p. 504
Incidenza percentuale del valore aggiunto p. 48-49

Energia elettrica p. 48-49
Prodotto interno lordo p. 48-49

Indebitamento p. 71, 160
Amministrazioni pubbliche p. 71
Imprese p. 160
Unione europea p.71

Industria p. 17, 21 43, 54-55, 57, 99-108, 119-122, 147-148,
160-170, 172-176, 179, 181, 184-189, 195-200, 205-208,
248-250, 252, 439, 449-451, 454
Addetti p. 103-104, 107-108
Censimento p. 107
Contabilira nazionale p. 43
Costi p. 443-444
Costo dellavoro per dipendente p. 162-164
Det1atore del valore aggiunto p. 100"102, 104-105
Distribuzione del fatturato p. 165
Efficienza p. 172-176
Esportazioni p. 105
Fatturato p. 162-164
Formazione professionale p. 252
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Imprese p. 99-106, 119-122, 160-170, 172-176, 179, 181,
184-189, 195-200, 205-208, 248-250

Innovazione p. 184-189
Margine operativo lordo su fatturato p. 162-164, 166-167
Margine operativo lordo su valore aggiunto p. 162-164
Occupati p. 57, 102, 104-105
Prezzi p. 443-444
Prodotto interno lordo p. 17,21
Produttivita p. 160-163
Produzione p. 160-162, 443-444, 449-451, 454
Redditivita p. 162, 164, 166-167
Retribuzioni p. 248~250

Ricerca e sviluppo p. 181
Struttura p. 99,105
Unione economica e monetaria p. 17
Unione europea p. 100-103
Unita di lavoro p. 43,121,147-148
Unita locali p. 107-108
Valore aggiunto p. 121, 162-164, 439
Valore aggiunto su fatturato p. 163-164
Variazione media annua p. 121

Industrie alimentari p. 110, 195-197, 200
Esportazioni p. 110, 195-197, 200
Manufatti p. 110
Mezzogiorno p. 195-197,200

Industrie cartotecniche p. 110
Esportazioni p. 110
Manufatti p. 110

Industrie chimiche e della gomma elastica p. 195-197, 200
Esportazioni p. 195-197,200
Mezzogiorno p. 195-197,200

Industrie dei mezzi di trasporto p. 110, 195-197, 200
Esportazioni p. 195-197, 200
Manufatti p. 110
Mezzogiorno p. 195-197, 200

Industrie dellegno p. 110, 195-197, 200
Esportazioni p. 195-197, 200
Manufatti p. 110
Mezzogiorno p. 195-197, 200

Industrie del tabacco p. 110, 195-197, 200
Esportazioni p. 195-197,200
Manufatti p. 110
Mezzogiorno p. 195-197,200

Industrie dell'abbigliamento p. 110, 195-197, 200
Esportazioni p. 110, 195-197, 200
Manufatti p. 110
Mezzogiorno p. 195-197,200

Industrie della carta e foto-cinematografiche, p. 195-197, 200
Esportazioni p. 195-197, 200
Mezzogiorno p. 195-197,200

Industrie di trasformazione dei minerali non metallici
p. 195-197, 200
Esportazioni p. 195-197,200
Mezzogiorno p. 195-197,200

Industrie estrattive p. 195-197, 200
Esportazioni p. 195-197,200
Mezzogiorno p. 195-197,200

Industrie manifatturiere p. 37, 50-51, 107-119, 160-162, 166
171, 195-200,204-205,208,250-254
Addetti p. 107-108
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Area transnazionale p. 198-199
Aree in crisi p. 37
ATECO 91 p. 110-116
Autofinanziamento p. 166-169
Capitale p. 254
Censimento p. 108
Collaborazione produttiva p. 170-171
Dimensione economica p. 168-169
Distretti industriali p. 108-119
Distretti specializzati p. 113-116
Esportazioni p. 37, 109-116, 195-197,200
Finanziamento p. 168-169, 204-205, 208
Flussi finanziari p. 168-169
Formazione p. 250-254
Internazionalizzazione p. 198-199
Investimenti p. 168-169
Lavoro p. 254
Legge 44/1986 p. 204-205, 208
Manufatti p. 110-112
Mezzogiorno p. 195-197,200
Performance p. 254
Personale p. 250-253
Produttivita p. 160-162
Rapporti commerciali p. 198-199
Rapporti di cooperazione p. 198-199
Redditivita p. 166-167
Ricavi netti p. 168-169
Sistemi locali dellavoro p. 108-119
Subfornitura (circuiti di) p. 170-171
Tecnologia p. 168-169
Unione europea p. 166-167
Unita locali p. 107-108
Valore aggiunto p. 254

Industrie meccaniche p. 111, 195-197,200
Esportazioni p. 111, 195-197, 200
Manufatti p. 111
Mezzogiorno p. 195-197, 200

Industrie metallurgiche p. 111, 195-197, 200
Esportazioni p. 111, 195-197, 200
Manufatti p. 111
Mezzogiorno p. 195-197,200

Industrie petrolchimiche p. 110-111
Esportazioni p. 110-111
Manufatti p. 110-111

Industrie tessiii p. 110-111, 195-197, 200
Esportazioni p. 111, 195-197, 200
Manufatti p. 110
Mezzogiorno p. 195-197, 200

Informatizzazione p. 127-129, 138-139,424-428
Agricoltura p. 138-139
Anagrafi p. 424-428
Comuni capoluogo di regione p. 424-428
Grandi comuni p. 424-428

Informazione p. 397-398
Ambiente p. 397-398
Popolazione p. 397-398

Infrastrutture p. 176-179
Accesso p. 176-179
Imprese p. 176-179

Innovazione p. 179, 181, 184-189,206-207,225-230
Attivita economica p. 185-188
Efficacia p. 206-207
Formazione p. 225-230
Imprese p. 179, 181, 184-189
Industria p. 184-189
Patti territoriali p. 206-207
Processo produttivo p. 184-189
Prodotto p. 184-189
Ricerca e sviluppo p. 179, 181, 184-189
Tecnologia p. 184-189

Insegnamento p. 223
Istruzione secondaria p. 223
Unione europea p. 223

Instabilita coniugale p. 261-263
Internet p. 127-129, 422-423
Internet vedi anche: Informatizzazione
Interruzione volontaria di gravidanza p. 348, 350-351, 482

Mobilita p. 348, 350-351
Investimenti p. 24-25,46-47,168-170,179,181,184-189,461

Canto economico delle risorse e degli impieghi
p. 24-25

Finanziamento p. 168-169
Imprese p. 46-47, 168-169
Industrie rnanifatturiere p. 168-169
Produttivita p. 168-170
Ricerca e sviluppo p. 179, 181, 184-189

ISCED 0-2 vedi: Istruzione inferiore (a)
ISCED 3 vedi: Istruzione secondaria
ISCED 5-7 vedi: Istruzione terziaria
Istituti di cura p. 486-487

Privati p. 486-487
Istituti di cura

Pubblici p. 486-487
Istituti ed enti di ricerca p. 256
Istruzione p. 212-215, 220-224, 226-230, 244-246, 256, 282,

284, 321-330, 372-375, 488-491
Alunni p. 321-327, 372-375
Capitale umana p. 244-246
Compiti scolastici p. 282, 284
Credito formativo p. 227
Durata p. 222
Immigrazione p. 372-375
Istruzione superiore p. 222
Mobilita p. 321-330
Personale in servizio p. 256
Primaria p. 372-375, 488-489
Retribuzioni p. 246
Scuola dell'obbligo p. 222, 372-375
Scuola materna p. 488-489
Secondaria p. 212-214, 220-223, 228-229, 324-327, 372
375, 488-491
Selezione p. 212-214

(a) Per "Istruzione inferiore" si intende Scuola materna e Istruzione primaria
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Stranieri p. 372-375
Studenti p. 226, 321-327, 372-375
Tempo di spostamento p. 326
Terziaria p. 214-215, 224, 227-230
Unione europea p. 222
Universita p. 490-491

Istruzione di terzo livello vedi: Istruzione terziaria
Istruzione primaria p. 372-375, 488-489

Alunni p. 372-375
Immigrazione p. 372-375
Stranieri p. 372-375

Istruzione secondaria p. 223
Studenti p. 223
Tipo di insegnamento p. 223
Unione europea p. 223

Istruzione secondaria di primo grado p. 372-375,
488-489
Immigrazione p. 372-375
Stranieri p. 372-375
Studenti p. 372-375

Istruzione secondaria di secondo grado p. 212, 214, 220
223, 228-229, 324-327, 490-491
Corsi di formazione p. 229
Durata p. 222
Formazione post-secondaria p. 228-229
Maturi p. 214
Statale p.229
Stranieri p. 229
Studenti p. 229
Tasso di scolarita p. 212
Unione europea p. 222-223

Istruzione terziaria p. 214- 215, 224, 227-230
Abbandono degli studi p. 224 ,
Corsi di formazione presso Ie scuole secondariesupe-

riori p. 214
Corsi di formazioneprofessionale regionale p. 214
Unione europea p. 224
Universita p. 214-215, 224

L

Lavoratori p. 374-379
Dipendenti p. 374-379
Domestici p. 374-379

Lavoro p. 55-64, 145, 232-236, 245, 254, 318-330, 374-381,
439, 465-475
A tempo parziale p. 59
Agricoltura p. 59, 145
Capitale umano p. 245
Contratto p. 234
Disponibilita allo spostamento p. 318-321
Extra-comunitart p, 374-379
Flessibilita p. 58-59
Immigrazione p. 374-381
Industria p. 59, 254
Learning by doing p. 245
Mercato p. 55-64
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Mezzo di trasporto p. 326
Mobilita p. 321-330
Occupazione p. 55-56, 232-236, 320-321, 465-475
Offerta p. 59-60
Pendolarismo p. 321-330
Raggio di spostamento p. 324-330
Ricerca di p. 318-321
Servizi p. 59
Settori d'impiego p. 374-379
Stranieri p. 374-381
Tempo di spostamento p. 326, 330
Temporaneo p. 59
Training on the job p. 245
Valore aggiunto p. 254
Viaggi p. 328-329

Lavoro irregolare vedi: Sommerso economico
Learning by doing p. 245

Capitale umano p. 245
Lavoro p. 245

Legge 44/1986 p. 202, 204-205, 208
Finanziamento p. 204-205, 208
Imprese p. 204-205, 208
Industrie manifatturiere p. 204-205, 208
Servizi alle imprese p. 204-205, 208

Legge 488/92 p. 202, 204
Avanzamento (stato di) p. 202, 204
Contratti p. 202, 204

Legge finanziaria 1999 p. 86-91
Eurotassa p. 86-91

Liberalizzazione p. 48-49
Energia elettrica p. 48-49
Gas p. 48-49

Libri p. 494

M

Macroeconomia p. 12-15; 18-28
Congiuntura economica internazionale p.12-15
Nazionale p. 18-28

Made in Italy p. 161, 195-196, 200
Esportazioni p. 195-196, 200
Prodotti p. 161, 195-196, 200

Madri p. 282-293
Compiti scolastici p. 282, 284
Cura p. 282-283
Figli p. 282-293
Giochi p. 282-284
Rapporti con gli insegnanti p. 283-284
Separazioni p. 283-284

Magistratura p. 256
Major Diagnostic Categoriesp. 348, 350-351

Mobilita p. 348, 350-351
Sanita p. 348, 350-351

Malattie p. 482-483
Croniche p. 483
Infettive p. 482

Manifestazioni musicali p. 493
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Manufatti p. 110-112
Commercio p. 110-112
Esportazioni p. 110
Industria p. 110

Margine operativo lordo su fatturato p. 162-164, 166-167
Imprese p. 162-164, 166-167
Industria p. 162-164, 166-167
Servizi p. 162-164

Margine operativo lordo su valore aggiunto p. 162-164
Imprese p. 162-164
Industria p. 162-164
Servizi p. 162-164

Materie prime p. 14
Matrimonio vedi: Nuzialita
Medie imprese p. 46-47, 101, 170-171, 250-253

Circuiti di subfornitura p. 170-171
Collaborazione produttiva p. 170-171
Dinamica p. 46-47
Europa p. 101
Fatturato p. 46-47
Formazione p. 250-253
Industrie manifatturiere p. 170-171, 250-253
Investimenti p. 46-47
Occupazione p. 46-47
Personale p. 250-253
Profittabilita p. 46-47

Mercato dellavoro p. 55-64, 230-236
Mercato estero p. 117, 189-197, 200

Apertura internazionale p. 189-193
Competitivita p. 117
Diversificazione dei prodotti p. 194
Imprese p. 117, 189-197, 200
Mezzogiorno p. 117, 195-197
Operatori economici p. 194
Sistema produttivo p. 189-193
Specializzazione p. 189-193

Mercato europeo p. 26-28
Commercio estero p. 26-28

Mercato monetario e finanziario p. 447
Merci p. 124-126, 502

Traffico internazionale p. 124-125
Traffico interno p. 124-125, 502
Trasporti p. 124-126, 502
Trasporto ferroviario p. 124
Trasporto marittimo p. 124
Trasporto mediante condotte p. 124
Trasporto su strada p. 124

Mezzi di trasporto p. 326
Lavoro p. 326

Mezzi di trasporto vedi anche: Industrie dei mezzi di Trasporto
Mezzogiorno (geografico) p. 117, 195-197,200

Agricoltura p. 195-197, 200
Esportazioni p. 195-197, 200
Imprese p. 117, 195-197, 200
Industria p. 195-197, 200
Mercato estero p. 117
Prodotti p. 195-197, 200
Sistemi locali dellavoro p. 117
Specializzazione p. 195-197, 200
Zootecnia p. 195-197, 200
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Migrazione interna p. 314-320
Abitazioni p. 318-319
Aree di attrazione p. 314-317
Aree di espulsione p. 314-317
Flussi p. 314-317
Popolazione p. 314-320
Saldo p. 314-317

Ministeri p. 182-183, 256-257
Personale in servizio p. 182-183, 256-257
Uffici periferici p. 182-183

Minorenni p. 498
Criminalita p. 498
Delitti p. 498
Denunce p. 498
Giustizia p. 498

Minori p. 364-365
Immigrazione p. 364-365
Stranieri p. 364-365

Mobilita p. 313-351
Abitazioni p. 318-319
Aree di attrazione p. 314-317
Aree di espulsione p. 314-317
Bambini p. 325-326
Coppie p. 330
Disponibilita allo spostamento p. 318-321
Donne p. 348, 350-351
Effettiva p. 318-320
Famiglie p. 318-319
Flussi p. 314-317
Interruzione volontaria di gravidanza p. 348, 350-351
Istruzione p. 321-330
Lavoro p. 321-330
Mezzi di trasporto p. 326
Migrazione interna p. 314-320, 347-351
Pendolarismo p. 321-327, 330
Popolazione p. 314-351
Potenziale p. 318-320
Raggio di spostamento p. 324-327, 330
Ricoveri ospedalieri p. 347-349
Saldo p. 316-317
Tempo di spostamento p. 326, 330
Tempo libero p. 331-333
Turismo p. 333-345
Vacanze p. 333-339
Viaggi p. 328-329, 333-339

Monumenti p. 493
Mortalita p. 476-477, 481
Movimento demografico p. 216-219
Movimento migratorio p. 216-219
Musei p. 493

N

Nascite naturali p. 295-296
Natalita p. 295-296, 368-369, 476-477
Natalita vedi anche: Nascite naturali
Non forze di lavoro p. 55, 466-468
Nuzialita p. 284-288, 366-368, 476-477
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o
Occupati p. 55, 57, 135-138, 242-246, 321-330 465 467

469-471 ' .' ,

Agricoltura p. 57, 135-138, 469-471
Formazione p. 242
Industria p. 57, 469-471
Mobilita p. 321-330
Raggio di spostamento p. 327-330
Rendimento p. 243-246
Servizi p. 57, 469-471

Occupati vedi anche: Personale in servizio
Occupazione p. 46-47, 55-56, 62-64, 103-105, 135-138, 146,

154-155, 230-232, 318-330
Agricoltura p. 135-138
Contabilita nazionale p. 146
Economia non osservata p. 146
Europa p. 154-155
Imprese p. 46-47, 104-105
Istruzione p. 230-232
Lavoro p. 55-56, 64
Mobilita p. 318-321
Pendolarismo p. 321-330
Ricerca di p. 318-321
Titolo di studio p. 231

OCSE p. 179, 181, 184
Oleodotto vedi: Trasporto mediante condotte
Operatori economici p. 194

Esportazioni p. 194
Imprese p. 194
Mercato p. 194
Permanenza p. 194
Unione europea p. 194

Orari p. 412-419
Amministrazioni comunali p. 412-419
Comuni capoluogo di regione p. 412-417
Grandi comuni p. 412-419
Politiche locali p. 412-419

Organizzazione per la cooperazione e 10 sviluppo vedi:
OCSE

Ospedali p. 347-351
Major Diagnostic Categoriesp. 348, 350-351
Ricoveri p. 347-349

Ovini p. 136
Allevamenti p. 136
Aziende agricole p. 136

p

Padri p. 282-293
Compiti scolastici p. 282, 284
Cura p. 282-283
Figli p. 282-293
Giochi p. 282-284
Rapporti con gli insegnanti p. 283-284
Separazioni p. 283-284

Pascoli vedi: Prati permanenti e pascoli
Passeggeri p. 502
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Patrilinearita p. 287
Patti territoriali p. 203-208

Approvazione p. 204~205, 208
Attuazione p. 203
Efficacia p. 206-207
Innovazione p. 206-207
Promozione p. 206-207
Sviluppo economico p. 206-207
Valutazione p. 206-207

Pelletteria p. 110, 195-197, 200
Esportazioni p. 110, 195-197, 200
Imprese p. 195-197,200
Manufatti p. 110
Mezzogiorno p. 195-197, 200

Pendolarismo p. 321-330
Famiglie p. 321-324
Istruzione p. 326
Lavoro p. 321-330
Mezzo di trasporto p. 326
Raggio di spostamento p. 324-330
Tempo di spostamento p. 326

Pensionati p. 297-303
Famiglie p. 297-303
Reddito p. 300-301

Pensioni p. 80-81, 297-302
Importo p. 297-302
Prodotto interno lordo p. 81
Spesa p. 80-81
Tipologie p. 300-301

Performance p. 160-162, 166-168, 170-172, 174-175, 195,
254
Formazione p. 254
Industrie manifatturiere p. 254

Periodici p. 494
Permessi di soggiorno p. 355-360, 362-363, 479-480

Durata p. 357-360
Immigrazione p. 355-360, 362-363
Motivo p. 355-360, 362-363
Stranieri p. 355-360, 362-363

Personale p. 179, 181, 184-185, 250-253
Formazione p. 250-253
Imprese p. 250-253
Industrie manifatturiere p. 250-253
OCSE p. 179, 181, 184
Ricerca e sviluppo p.179, 181, 184-185

Personale in servizio p. 179, 181-185,256-257
Aziende autonome p. 256-257
Carriera diplomatica p. 256
Carriera prefettizia p. 256
Corpi di Polizia p. 256
Enti pubblici non economici p. 256-257
Enti erogatori di servizi economici p. 182-183
Forze armate p. 256
Istituti ed enti di ricerca p. 256
Magistratura p. 256
Ministero p. 182-183, 256-257
Pubblica amministrazione p. 256-257
Qualifica professionale p. 256-257
Regioni ed enti locali p. 256-257
Scuola p. 256
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Segretari comunali e provinciali p. 256
Servizio sanitario nazionale p. 256
Titolo di studio p. 256-257
Universita p. 256

Personale in servizio vedi anche: Occupati
Persone in cerca di occupazione p. 55, 466, 468
Persone in cerca di prima occupazione p. 55
Persone sole vedi: Single
Pesca p. 41, 43

Prezzi p. 41
Retribuzioni lorde p. 43
Unita di lavoro p. 43
Valore aggiunto ai prezzi di mercato p. 43

Piccole imprese p. 101, 170-171, 250-253
Circuiti di subfornitura p. 170:171
Collaborazione produttiva p. 170-171
Europa p. 101
Formazione p. 250-253
Industrie manifatturiere p. 170-171, 250-253
Personale p. 250-253

Politiche locali p. 387-430
Ambiente p. 388-398
Amministrazioni comunali p. 388-430
Anagrafi p. 424-430
Aree verdi p. 393-395
Autovetture p. 389-392
Certificati anagrafici p. 424-430
Collegamenti archivi esterni p. 424-428
Comuni capoluogo di regione p. 393-395, 412-417,

420-430
Criminalita p. 408-409
Forze dell'ordine p. 408-409
Giustizia p. 408-409
Grandi comuni p. 408-409
Informatizzazione p. 424-428
Orari p. 412-419
Pubblica amministrazione p. 408-409, 411, 416, 420-424;

428-430
Reti civiche p. 422-423
Rifiuti urbani p. 395-396
Servizi on line p. 424-428
Sicurezza p. 408-409
Tempi p. 412-419
Traffico p. 389"392
Uffici per Ie relazioni con il pubblico p. 420-421, 424

Popolazione p. 55, 211-219, 234, 237-242, 260-311, 314-351,
354-379, 388-402, 465-477, 483-485
Ambiente p. 388-398
Bilancio demografico p. 364
Condizione professionale p. 55
Disoccupati p. 55
Distribuzione geografica p. 361-365
Divorzio p. 263-265
Etnie p. 354-357
Famiglie p. 260-311, 318-319, 366-373
Fecondita p. 261-265
Formazione p. 211-215, 237-242
Immigrazione p. 354-379
Integrazione p. 354
Lavoro p. 55, 234, 321-330, 374-379, 465-475

520

Mortalita p. 476-477
Migrazione interna p. 314-320
Mobilita p. 314-351
Movimento demografico p. 216-219
Movimento migratorio p. 216-219
Natalita p. 295-296, 368-369
Matrimoni p. 261-265, 366-368
Pendolarismo p. 321-327,330
Poverta p. 304-311
Previsione p. 217
Problemi p. 388, 396-398
Raggio di spostamento p. 324-327,330
Salute p. 483-485
Separazioni p. 283-284
Sicurezza p. 398-399, 402
Stranieri p. 354-379
Tempo di spostamento p. 326, 330
Tessuto relazionale p. 260
Unione europea p. 218, 237
Vittimizzazione p. 398, 402

Porti p. 125
Container (movimento) p. 125
Europa p. 125
Trasporto p. 125

Posta p. 499
Posti letto p. 140-141

Agriturismo p. 140-141
Poverta p. 304-311, 496

Famiglie p. 304-311, 496
Incidenza p. 304-311, 496
Intensita p. 307-308
Metodologie di analisi p. 304-311

Prati permanenti e pascoli p. 134
Superficie agricola utilizzata p. 134
Unione europea p. 134

Presidenza del Consiglio dei ministri p. 182
Dipendenti p. 182
Uffici periferici p. 182

Pressione fiscale di parte corrente p. 77
Prezzi p. 14,39,41,65-69,439,455

Agricoltura p. 39, 41
Consumi intermedi p. 39
Evoluzione p. 65-69
Materie prime p. 14
Pesca p. 41
Produzione agricola p. 39
Silvicoltura p. 41
Unione europea p. 39

Prezzi al consumo armonizzati p. 456
Prezzi al consumo per I'intera collettivita nazionale p. 66,

457
Prezzi al consumo per Ie famiglie di operai e impiegati p. 67
Prezzi alia produzione p. 65
Processo produttivo p. 172-176, 184-189

Efficienza p. 172-176
Imprese p. 172-176, 184-189
Innovazione p. 184-189

Prodotti p. 69,142-143,161,184-189,195-197,200
Agricoltura biologica p. 142-143
Denominazione di origine protetta p. 143
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Ecocompatibili p. 142-143
Esportazioni p. 195-197,200
Imprese p. 184-189, 195-197,200'
Indicazione geografica protetta p. 143
Innovazione p. 184-189
Made in Italy p. 161, 195-196, 200
Mezzogiorno p. 195-197,200
Qualira p. 142-143, 195-197,200
Specializzazione p. 195-197, 200
Unione europea p. 143
Valore delle vendite al dettaglio p. 69

Prodotti a denominazione di origine protetta p. 143
Agricoltura p. 143
Unione europea p. 143

Prodotti ad indicazione geografica protetta p. 143
Agricoltura p. 143
Unione europea p. 143

Prodotto interno lordo p. 17-25, 48-49, 81, 439
Conto economico delle risorse edegli impieghi p. 18-25
Contributi alla variazione percentuale p. 20-23
Energia elettrica p. 48-49
Imprese p. 17,21
Incidenza percentuale del valore aggiunto p. 48-49
Industria p. 17,21
Pensioni p. 81
Spesa p. 81
Unione economica e monetaria p. 17

Prodotto interno lordo a prezzi costanti p. 16
Commissione europea p. 16
Previsione p. 16

Produttivlta p. 160-162, 168-170
Imprese p. 160-162
Industria p. 160-162
Investimenti p. 168-170
Servizi p. 160-162

Produzione p. p. 39-42,44,78-79,441-443,445-446,448-454
Amministrazioni pubbliche p. 78-79
Agricoltura p. 39-42, 442
Commercio p. 446
Comunicazioni p. 446
Costruzioni p. 446
Industria p. 44, 443, 449-454
Servizi p. 445-446, 448
Trasporti p. 446

Produzione agricola p. 39
Indici di quannta p. 39
Prezzi p. 39
Unione europea p. 39

Produzione industriale p. 44, 51
Attivita economica p. 44
Dimensione economica p.44
Imprese p.44

Produzione market p. 79
Produzione non market p. 79
Profittabilita p. 46-47, 160, 162

Imprese p. 46-47, 160, 162
Servizi p. 160, 162

Protocolli d'intesa p. 408-409
Amministrazioni comunali p. 408-409
Criminalita p. 408-409
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Pubblica amminlstrazione p. 408-409
Sicurezza p. 408-409

Pubblica amministrazione p. 92-95, 182-183, 255-257,
388-430
Anagrafi p. 428-430
Aree distrettuali p. 182-183
Autocertificazione p. 428-430
Aziende autonome p. 256-257
Capitale umano p. 255
Carriera diplomatica p. 256
Carriera prefettizia p. 256
Cittadini p. 388-430
Competirivita p. 182-183
Corpi di Polizia p. 256
Enti pubblici non economici p. 256-257
Forze armate p. 256
Imprese p. 182-183
Istituti ed enti di ricerca p. 256
Magistratura p. 256
Ministeri p. 182-183, 256-257
Personale in servizio p. 182-183, 255-257
Politiche locali p. 408-409, 411, 416, 420-424, 428-430
Protocolli d'intesa p. 408-409
Regioni ed Enti locali p. 256-257
Riforme p. 411-412
Risorse professionali p. 255
Risorse umane p. 255
Scuola p. 256
Segretari comunali e provinciali p. 256
Servizio sanitario nazionale p. 256
Sicurezza p. 408-409
Uffici periferici p. 182-183
Untversita p. 256

Q
Quotidiani p. 494

R

Redditivita p. 160, 162, 164, 166-167
Imprese p. 160, 162, 164, 166-167
Industria p. 160, 162, 164, 166-167
Servizi p. 160, 162, 164, 166-167
Unione europea p. 166-167

Reddito p. 86, 90, 151-152,300-301
Regioni ed Enti locali p. 256-257

Personale in servizio p. 256-257
Uffici periferici p. 256-257
Rendimento p. 243-253
Capitale umano p. 243-253
Imprese p. 243-253
Occupati p. 243-253
Unione europea p. 243-246

Retribuzioni p. 240-250
Capitale umano p. 245
Imprese p. 248-250
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Industria p. 240-249
Istruzione p. 246
Mansioni di coordinamento p. 246
Mansioni di supervisione p. 246
Servizi p. 248-250

Retribuzioni lorde p. 43
Agricoltura p. 43
Industria p. 43
Pesca p. 43
Servizi p. 43
Silvicoltura p. 43

Ricavi netti p. 168-169
Imprese p. 168-169
Industrie manifatturiere p. 168-169

Ricerca e sviluppo p. 179, 181, 184-189
Attivita economica p. 181, 184-189
Finanziamento p. 181
Imprese p. 179, 181, 184-189
Industria p. 181
Innovazione p. 179, 181, 184-189
Intra muros p. 181, 184-185
Investimenti p. 179, 181, 184-189
OCSE p. 179, 181, 184
Personale p. 179, 181, 184-185
Spesa p. 179, 181, 184

Ricoveri ospedalieri p. 347-349
Rifiuti urbani p. 395-396, 501

Ambiente p. 395-396, 501
Grandi comuni p. 395-396
Raccolta p. 395-396, 501

Riforme p. 411-412
Rifugiati p. 384-385
Risorse p. 19, 24-25
Risorse umane p. 209-258

Pubblica amministrazione p. 255
Qualificazione p. 255
Settore scientifico p. 240-241
Settore tecnologico p. 240-241
Sottoutilizzazione p. 210-211
Unione europea p. 240-241
Valorizzazione p. 210-211

Risorse umane vedi anche: Capitale umana
Rumore p. 392-393

Ambiente p. 392-393
Grandi comuni p. 392-393

s
Salario vedi: Retribuzioni
Salute p. 348, 350-351, 483-485

Alimentazione p. 485
Furno p. 484
Major Diagnostic Categories p. 348, 350-351
Malattie croniche p. 483
Percezione p. 483

Sanita p. 347-351, 486-487
Donne p. 348, 350-351
Interruzione volontaria di gravidanza p. 348, 350-351
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Istituti di cura privati p. 486-487
Istituti di cura pubblici p. 486-487
Major Diagnostic Categoriesp. 348, 350-351
Migrazione interna p. 347-351
Mobilita p. 347-351
Ricoveri ospedalieri p. 347-349

Scambi commerciali p. 34-38
Scambi con l'estero p. 26-38
Scavi p. 493
Scuola dell'obbligo p. 222, 225-227, 372-375

Alunni p. 372-375
Immigrazione p. 372-375
Innalzamento di eta p. 225-227
Unione europea p. 222

Scuola dell'obbligo vedi anche: Istruzione primaria; Istru
zione secondaria di primo grado

Scuola elementare vedi: Istruzione primaria; Scuola
del!'obbligo

Scuola materna p. 276-279,488-489
Bambini p. 276-277
Famiglie p. 276-279
Frequenza p. 276-277
Funzionamento p. 278-279
Iscrizioni
Mobilita
Non statale p. 276-277
Organizzazione p. 278-279
Statale p. 276-277

Scuola media vedi: Istruzione secondaria di primo grado;
Scuola del!'obbligo

Scuola secondaria superiore vedi: Istruzione secondaria di
secondo grado

Scuola vedi: Istruzione
Scuole dirette a fini speciali p. 215
SEC 79 p. 74

Amministrazioni pubbliche p. 74
Conto economico consolidato p. 74

SEC 95 p. 24-25, 82-83
Amministrazioni pubbliche p. 82-83
Conti nazionali p. 24-25
Conto economico consolidato p. 82-83
Conto economico delle risorse e degli impieghi p. 24-25

Segretari comunali e provinciali p. 256
Selezione scolastica p. 215
Seminativi p. 134

Agricoltura p. 134
Superficie agricola utilizzata p. 134
Unione europea p. 134

Separazioni p. 283-284, 291-292
Figli p. 283-284, 291-292
Genitori p. 283-284

Servizi p. 43, 54, 57, 59,99-108,118-131,147,160-167,172
176, 179, 181, 184, 205, 208, 248-250, 439, 445-448, 499
Addetti p. 103-104, 107-108
Alberghi e pubblici esercizi p. 120, 446
Assicurazioni p. 120
Censimento p. 107
Commercio p. 120, 446
Comunicazioni p. 120, 446
Contabilita nazionale p. 43
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Costi p. 445-448
Costa dellavoro p. 162-164
Credito p.120
Detlatore del valore aggiunto p. 121
Distribuzione del fatturato p. 165
Efficienza p. 172-176
Esportazioni p. 106
Famiglie p. 499
Fatturato p. 162-164
Imprese p. 99-102,160-167, 172-176, 179, 181, 184,205,

208, 248-250,
Lavoro p. 59
Margine operativo lordo su fatturato p. 162-164
Margine operativo lordo su valore aggiunto p. 162-164
Mercato monetario e finanziario p. 447
Occupati p. 57
Prezzi p. 445-448
Produttivita p. 160, 162
Produzione p. 445-448
Profittabilita p. 160, 162
Redditivita p. 160, 162, 164, 166-167
Retribuzioni p. 248-250
Sistema produttivo p. 118-131
Struttura p. 99-105
Trasporti p. 120, 446
Unione europea p. 102, 118-120
Unita di lavoro p. 43, 121, 147
Unita lac ali p. 107-108
Valore aggiunto p. 120-122, 162-164, 439
Valore aggiunto per addetto p. 162-164
Valore aggiunto su fatturato p. 163-164
Variazione media annua p. 121

Servizi aile imprese p. 176-179, 204-205, 208
Accesso p. 176-179
Finanziamento p. 204-205, 208
Imprenditori p. 176-179
Legge 44/1986 p. 204-205, 208
Soddisfazione

Servizi informatici p. 127-129
Servizi on line p. 422-428

Anagrafi p. 424-428
Comuni capoluogo di regione p. 422-423
Grandi comuni p. 422-428
Reti civiche p. 422-423

Servizi postali privati p. 129-130
Servizi professionali p. 130-131
Servizi psichiatrici p. 482
Servizio sanitaria nazionale p. 256
Settore informale p. 148-149
Settore manifatturiero vedi: Industrie manifatturiere
Sicurezza p. 398-399, 402, 408-409

Amministrazioni comunali p. 398-399, 402, 408-409
Giustizia p. 398-399, 402
Percezione p. 398-399, 402
Popolazione p. 398-399, 402
Protocolli d'intesa p. 408-409
Pubblica amministrazione p. 408-409

Silvicoltura p. 41, 43
Prezzi p. 41
Retribuzioni lorde p. 43
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Unita di lavoro p. 43
Valore aggiunto ai prezzi di mercato p. 43

Single p. 373
Comuni capoluogo di regione p. 373
Grandi comuni p. 373
Immigrazione p. 373
Stranieri p. 373

Sistema europeo di contabilita vedi: SEC
Sistema produttivo p. 106-131, 159-208

Apertura internazionale p. 189-193
Cornpetitivita p. 160-162
Competizione globale p. 160-162
Distretti industriali p. 108-116
Efficienza p. 160-162
Europa p. 160-162
Imprese p. 160-161, 189-193
Mercato estero p. 189-193
Servizi p. 118-131
Sistemi locali dellavoro p. 106-108, 117
Specializzazione p. 189-193
Strategia p. 189-193

Sistemi locali dellavoro p. 106-119
Censimento p. 107
Distretti industriali p. 108-119
Evoluzione p. 108-109, 112
Imprese unilocalizzate p. 117
Industrie manifatturiere 108-119
Metodologia p. 109
Mezzogiorno p. 117
Sistema produttivo p. 106-108

Sommerso economico p. 148-149
Sommerso statistica p. 148-149
Sommersa vedi: Economia non osservata
Spesa p. 80-81, 179, 181, 184

OCSE p. 179, 181, 184
Pensioni p. 80-81
Prodotto interno lordo p. 81
Ricerca e sviluppo p. 179,181, 184

Spesa (capitola di) p. 66
Prezzi al consumo per l'intera collcttivita nazionale p. 66

Stranieri p. 340-343, 353-385
Bilancio demografico p. 364
Caratteristiche socio-demografiche p. 357, 360-361,

371-372
Cittadinanza italiana p. 358-359
Comuni capoluogo di regione p. 371-373
Condanne p. 379, 381-383
Criminalita p. 379, 381-383
Delitti p. 379, 381-383
Denunce p. 379, 381-383
Distribuzione geo-etnica p. 366-367
Distribuzione geografica p.361-365
Domanda di regolarizzazione p. 377-381
Etnie p. 354-357
Extra-comunitari p. 374-379
Famiglie p. 366-373
Flussi in ingressa p. 355-357
Grandi comuni p. 371-373
Immigrazione p. 354-385
Inps p. 374-379
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Integrazione p. 354-385
Istruzione p. 372-375
Lavorop. 374-379
Minori p. 364-365
Motivi del soggiorno p. 357, 360, 362-363
Natalita p. 368-369
Matrimoni p. 366-368
Paesi di cittadinanza p. 355-357, 362-363, 372
Percorsi migratori p. 360-361
Permessi di soggiorno p. 355-357, 362-363, 360
Presenza p. 354-357, 360-361
Provenienza geografica p. 354-363, 372-373, 377-378
Richiesta di asilo p. 384-385
Rifugiati p. 384-385
Single p. 373
Turismo p. 340-343
Vacanze p. 340-343

Strumenti musicali p. 111
Esportazioni p. 111
Manufatti p. 111

Strutture alberghiere vedi: Alberghi
Studenti p. 223, 226, 229, 321-327, 372, 374

Mobilita p. 321-327
Pendolarismo p. 327
Raggio di spostamento p. 327
Scuola secondaria p. 229, 372, 374
Unione europea p. 223
Universita p. 492

Subfornitura p. 170-171
Collaborazione produttiva p. 170-171
Imprese p. 170-171
Industrie manifatturiere p. 170-171

Suini p. 136
Allevamenti p. 136
Aziende agricole p. 136

Superficie agricola utilizzata p. 132-135, 145
Addetti p. 133
Aziende agricole p. 133
Coltivazioni legnose agrarie p. 134
Condizione lavorativa p. 145
Prati permanenti e pascoli p. 134
Seminativi p. 134
Unione europea p. 134

Sviluppo economico p. 200-208
Patti territoriali p. 206-207
Promozione p. 200-208
Valutazione p. 206-207

T

Teatro p. 493
Tecnologia p. 127-132, 168-169, 184-189, 240-241

Comunicazioni p. 127-132
Flussi finanziari p. 168-169
Imprese p. 168-169
Industria p. 168-169
Innovazione p. 184-189
Ricavi netti p. 168-169
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Risorse umane p. 240-241
Telecomunicazioni p. 127-129
Unione europea p. 240-241

Telecomunicazioni p. 127-129
Abbonati p. 128- 129
Internet p. 127-129
Tecnologia p. 127-129
Telefonia fissa p. 127-129
Telefonia mobile p. 127-129

Telefonia fissa p. 127-129
Abbonati p. 128-129
Telecomunicazioni p. 127-129

Telefonia mobile p. 127-129
Abbonati p. 128-129
Telecomunicazioni p. 127-129
Unione europea p. 128-129

Televisione p. 494
Tempi p. 412-419

Amministrazioni comunali p.412-419
Comuni capoluogo di regione p.412-419
Grandi comuni p.412-419
Politiche locali p.412-419

Tempo libero p. 280-282, 331-333
Bambini p. 280-282
Mobilita p. 331-333
Viaggi p. 331-333

Territorio p. 314-320, 361-365
Abitazioni p. 318-319
Aree di attrazione p. 314-317
Aree di espulsione p. 314-317
Migrazione interna p. 314-320
Mobilita p. 314-320

Tessile vedi: Industrie tess iii
Traffico p. 124-126, 389-392, 502

Ambiente p. 389-392
Grandi comuni p. 389-392
Merci p. 124-126, 502
Passeggeri, 502

Training on the job p. 245
Capitale umano p. 245
Lavoro p. 245

Trasporti p. 120, 123-126, 446, 502
Aereo p.123-126
Container (movimento) p. 123-125
Costi p. 446
Europa p. 125
Ferroviario p. 123-126
Internazionale p. 124-125
Interno p. 124-125, 502
Marittimo p. 124
Mediante condotte p. 123-126
Merci p. 124-125, 502
Passeggeri p. 502
Porti p. 125
Prezzi p. 446
Su strada p. 123-126
Traffico p. 123-126
Valore aggiunto p. 120

Trasporto ferroviario p. 124
Internazionale p. 124
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