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Sintesi del Rapporto

Premessa

Misurare statisticamente i fenomeni e sempre pm
difficile. Non soltanto l'economia immateriale tende a
mettere in crisi i criteri tradizionalmente usati per va
lutare la ricchezza e gli scambi, rna anche i comporta
menti sociali sono sempre meno classificabili in schemi
prefissati. Le attivita lavorative evolvono e sfuggono a l
le categorie del lavoro dipendente e autonomo; accanto
alIa famiglia tradizionale si sviluppano nuove forme di
convivenza e di organizzazione familiare; le previsioni
demografiche devono tenere conto di una variabile ad al
to tasso di incertezza come le migrazioni.

I cittadini, daltro canto, sono sempre pili gelosi del
la lora sfera privata. Diventa sempre pili difficile, per
loro, distinguere tra raccolte di dati effettuate a scopi
statistici e per altre fin al it a. A cia si accompagna il for
te aumento della domanda di informazioni pertinenti,
affidabili, obiettive. Si richiede a l l a statistica pubblica
una c a pa ci ta sempre maggiore di disaggregazione, di
conoscenza territoriale, di comprensione di re a lta sfu
mate e complesse.

Le diff'ico lt a sono comuni ai sistemi sta tistici e u r o
pei e degli altri paesi avanzati. Esse sono uno stimolo ad
aumentare l'impegno, individuare nuove metodologie,
cogliere Ie p o ss ib il ita che la tecnologia offre. L'Istituto
ha avviato un'importante riorganizzazione che tende a
migliorare l'efficienza delle strutture, anche attraverso
un'ulteriore responsabilizzazione dei dirigenti. Pili in
generale, e l'intero Sistema statistico nazionale che sta
evolvendo positivamente, pur tra molte d iffi co lta. La
crescita di ruolo della statistica ufficiale decentrata,
coerente con l'evoluzione istituzionale in atto, richiede
maggiori mezzi, attenzione al le risorse umane, nitida
au tonomia scientifica.

E necessario un rapporto costante con famiglie, im
prese, istituzioni pubbliche e private, le quali forniscono
dati e alle quali sono restituite informazioni e analisi.
Siamo onorati di portare all'attenzione del Presidente
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della Repubblica questo dialogo con il paese. La presen
tazione del Rapporto presso la Camera dei deputati
rappresenta un'importante sottolineatura formale del
nostro impegno.

Con il 2000 l'Istat e entrato nel periodo dei censi
menti, un a ppuntamento decennale che e occasione di
progresso per l'intero Sistema statistico nazionale. In
ottobre si terra il censimento dell'agricoltura, un anna
dopo i censimenti della popolazione, delle abitazioni,
delle imprese e delle istituzioni. L'insieme dei dati ot
tenuti v e r r a riferito ad aree elementari, circa 600 mila
in tutto il paese, consentendo di dare una ra ppresenta
zione dei contenuti su l piano territoriale e di ricom
porre le informazioni ai livelli utili per l'analisi e la de
cisione.

II limite del dettaglio e la tutela rigorosa della ri
servatezza. II Sistema statistico nazionale ribadisce
l'impegno in questa direzione, da sempre connotato
deontologico dell'azione degli statistici ufficiali e condi
zione necessaria per mantenere la fiducia delle famiglie
e delle imprese.

Congiuntura economica

VI

Si rafforzano Ie
tendenze esp ansiue

Rallentano i consu mi,
accelerano gli

in uest i m enti

La ripresa congiunturale in Europa, iniziata nel pri
mo trimestre del 1999, e diventata negli ultimi mesi pili
robusta, attenuando Ie differenze fra i ritmi di crescita
delle principali economie dell'area. Nell'anno trascorso,
il prodotto interno lordo, riferito sia agli undici paesi
dell'Unione monetaria sia ai quindici dell'Unione euro
pea, ha segnato un incremento del 2,3% in termini reali.
Per il 2000 la Commissione europea prevede un rafforza
mento delle tendenze espansive e una riduzione della di
soccupazione.

In Italia, il prodotto e aumentato dell'l ,4% rispetto
all'anno precedente, un risultato di poco inferiore a quel
10 conseguito nel 1998. L'economia ha segnato una pro
gressiva ripresa nel corso dell'anno, grazie soprattutto
all'aumento degli investimenti e al recupero delle espor
tazioni. Gli indicatori disponibili mostrano la prosecu
zione delle tendenze espansive nei primi mesi del 2000.

Per il secondo anna consecutivo si e osservato un ral
lentamento della crescita dei consumi delle famiglie re
sidenti, passata dal 3,0% nel 1997, al 2,3% nel 1998,
all'1,7% nel 1999. Vi hanno concorso la debolezza della
ca p a ci ta d i spes a (i l potere di acquisto dei lavoratori



dipendenri, per la componente del reddito da lavoro, e
au menta to soltanto leggermente nell'ultimo anno) e il
perdurare del clima di incertezza sull'evoluzione della
situazione economica.

Gli investimenti fissi lordi sono stati la componente
p iu dinamica della domanda, con un incremento del 4,4%.
Hanno contribuito il basso livello dei tassi d'interesse rea
li, il miglioramento delle aspettative di crescita e, p re su
mibilmente, i primi effetti della legge 133/1999 sulle age
volazioni fiscali alle imprese che effettuano nuovi inve sti
menti. Sono da sottolineare la ripresa degli investimenti
in costruzioni, dopo due anni di riduzione in termini rea
li, e l'aumento della componente abitativa, dopo sette an
ni di continue flessioni. Si e registrata un'ulteriore accele
razione degli investimenti in beni immateriali (+8,4%): la
loro incidenza sul totale degli investimenti fissi lordi e
passata dal 3,2% nel 1992 al 4,3% nel 1999, in virtu della
forte espansione del software, cresciuto nello stesso perio
do a un tasso medio annuo superiore al 5%.

Nel 1999 la moneta unica europea ha sub ito un am
pio deprezzamento rispetto al dollaro e allo yen. Cia ha
contribuito alla forte ripresa delle esportazioni dei p a e
si dell'Uem all'esterno dell'area. L'Italia ne h a beneficia
to meno degli altri partner europei: la quota di esporta
zioni dell'area Uem provenienti dal nostro paese e pas
sata dal 15,6% nel 1997 al 14,0% nel 1999. Complessiva
mente, negli anni 1996-99 la cornpeti tiv ita di prezzo
all'esportazione ha mostrato un netto peggioramento r i
spetto a Francia e Germania. Nell'ultimo anno, a partire
dal secondo trimestre, le esportazioni hanno ripreso ad
aumentare, chiudendo l'anno in accelerazione: tuttavia,
anche per il 2000 e prevista un'erosione della quota di
mercato italiana sul commercio internazionale.

Le importazioni di beni e servizi, dopo una battuta
d'arresto nel primo trimestre, sono cresciute a ritmi so
stenuti nella restante parte dell'anno. Si e dunque u lte
riormente accentuata la penetrazione delle merci imp or
tate sul mercato interno, tanto per i beni di consumo
quanta per quelli di investimento. In particolare, assu
me peso crescente la componente importata degli irive
stimenti in macchinari e attrezzature a maggiore con
tenuto tecnologico (macchine per ufficio, elaboratori, te
lefonia, strumenti di precisione), passata dal 33% del
1992 al 41 % del 1999.

11 deprezzamento dell'euro h a amplificato l'aumen
to dei prezzi in dollari delle materie prime, ravvivando
le tensioni inflazionistiche. Dall'aprile dello scorso an-
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no i prezzi a l Ia produzione sono tornati a mostrare au
menti congiunturali, per un significativo incremento di
quelli dei beni intermedi. Una causa e certamente L'au
mento del prezzo del greggio che pero non spiega, da so
lo, n e il profilo temp orale n e I'Inte n sita della ripresa
dell'inflazione; all'accelerazione hanno contribuito an
che le r igidit a del mercato interno, nel quale si sono at
tivati elementi di tensione accumulati in precedenza.
Rispetto agli altri paesi dell'area dell'euro, permane un
contributo inflazionistico rilevante del settore dei ser
v iz i . D'altra parte, nell' ultimo triennio, le imprese han
no tenuto un comportamento complessivamente orien
tato al contenimento dei prezzi finali, come risulta dal
tendenziale ridimensionamento del mark-up sui costi
variabili, tanto nell'in.dustria quanta nei servizi.

La crescita del Pil nel 1999 deriva soprattutto dai
risultati positivi dell 'agricoltura (+ 5,1 %), anche se il pe
so del settore e limitato, e dell'industria in senso stretto
(+ 1,7%), mentre nei servizi e nel settore delle costruzioni
l'aumento e stata pili contenuto (rispettivamente, +0,5%
e +1,1%). L'ultimo biennio e stato caratterizzato, ri
spetto aIle tendenze medie degli anni Novanta, da un
marcato rallentamento del tasso di incremento della
produ ttivita del lavoro che, fra il 1998 e il 1999, e pas
sato da +0,5% a +0,3%, come sintesi della debolezza del
terziario (-1,1% nel 1999) e della buona performance
dell'industria (+2,1%). Complessivamente, nel biennio
1998-99, l'aumento del valore aggiunto reale del terz ia
rio e stato pari a ll a meta di quello medio dell'intera eco
nomia. Nel confronto con i principali paesi europei lIta
lia si distingue, quindi, oltre che per la crescita minore ,
anche per la specifica debolezza dei livelli di a ttiv ita dei
settori produttori di servizi, a lIa quale e associata una
diminuzione della p rodutt iv ita del lavoro e una pili ac
centuata dina mica inflazionistica.

Nonostante la modesta crescita del prodotto reale,
le unita di lavoro sono aumentate, per il secondo anna
consecutivo, a un tasso pari a circa 1'1 %, determinato da
una dinamica positiva dellavoro di pendente (+ 1,5%) e
da una diminuzione dello 0,3% di quello autonomo.

L'incremento dei livelli di occupazione e stato rea
lizzata soprattutto nel terziario e per Ie tipologie con
trattuali atipiche. II numero di occupati ha seguito un
andamento crescente per tutto il 1999, superando i livel
li di gennaio 1993. L'aumenta e stato marcato nelle re
gioni centro-settentrionali, me no uniforme nel Mezzo-



giorno. 11 tasso di occupazione della popolazione tra 15
e 64 anni e risultato pari al 52,5%, con un incremento di
quasi un punto percentuale rispetto all'anno precedente.
La disoccupazione si e significativamente ridotta, feno
me no non nuovo nell'area settentrionale, ma mai COSl

pronunciato a livello nazionale: il tasso di disoccupazio
ne, al netto dei fattori stagionali, e passato dall'II,9%
di ottobre 1998 all' 11 ,2% di gennaio 2000.

Risanamento finanziario

Nel 1999 e proseguito il miglioramento dei conti
pubblici. 11 rapporto tra deficit e Pil si e attestato
all'I,9%, valore mai raggiunto negli ultimi trenta anni e
sensibilmente inferiore a quello previsto nella Relazione
previsionale e programmatica. 11 rapporto tra debito e
Pil, anch'esso in flessione, ha raggiunto il 114,9% (era
123,8% nel 1994). Tra le uscite delle amministrazioni
pubbliche, aumentate dell'I,8%, si segnala il rilevante in
cremento di quelle in conto capitale, a testimonianza di
una ripresa degli investimenti.

11 rigore di bilancio sta dando i suoi frutti e dovra es
sere mantenuto per ricondurre 10 stock di debito entro i li
velli concordati nel Patto di stab il ita e crescita. Esso ha
avuto, e ha tuttora, un impatto non nullo sullo sviluppo.

11 risanamento dei conti pubblici e il risultato di un
processo che ha radici lontane, dall'inizio degli anni No
vant a. Las pint a a dad 0 tt are po li tic h e d i b il a n c i0 rig 0

rose e venuta principalmente dall'esterno, in particolare
dai vincoli imposti per la partecipazione a lla terza fase
dell'Unione monetaria europea. A meta del 1996, l'Italia
non era ancora in regola con alcuno dei criteri di am
missione. Tuttavia, nel secondo semestre, si determtno
un cambiamento di prospettiva, con l'adozione di m isu
re di finanza pu bblica che nel 1997 portarono a un di sa
vanzo inferiore a quello massimo stabilito per l'accesso
all'U em (2,7% anz iche 3,0%). La ritrovata fiducia degli
operatori economici negli obiettivi di politica di b il a n
cio e le aspettative circa la convergenza dei tassi di in
teresse sui livelli franco-tedeschi hanno agevolato e acce
lerato il processo.

La riduzione del rapporto tra debito e Pil lascia in
travedere per il futuro la p o s s ib il it a di una riduzione s i
gnificativa del peso delle imposte e di una netta ripresa
degli investimenti pubblici, tesi al miglioramento della
c a p a c i t a competitiva.

SINTESI
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Gli anni Novanta sono stati particolarmente impor
tanti su l piano delle iniziative normative, sia per la ri
levanza dei problemi affrontati, sia per l'impatto che i
provvedimenti avviati potranno avere sulla trasforma
zione del sistema.

La pubblica amministrazione e tra i settori mag
giormente coinvolti dal processo di riforma. E stato ri
definito il rapporto con il cittadino; L'a.tt iv ita ammini
strativa e stata orientata verso la cultura del risultato e
del confronto con i meccanismi del mercato e anche verso
l'adeguamento delle prestazioni agli standard degli altri
paesi dell'Unione europea; e stato avviato un ampio de
centramento di funzioni verso regioni ed enti locali.

II sistema scolastico non era stato oggetto di p rov
vedimenti significativi dalla riforma della scuola media
dell'obbligo del 1963. In un arco di tempo relativamente
breve, le norme sull'autonomia scolastica, l'elevamento
dell'obbligo e la riforma dei cieli hanno prefigurato con
sistenti innovazioni. Anche nel sistema universitario so
no state introdotte modifiche importanti, relative
all'autonomia degli atenei, a ll a riforma dei cieli e al si
stema dei crediti.

Per le politiche del lavoro, l'entrata in vigore della
legge 196/1997 ha rappresentato una tappa significati
va nel processo di flessibilizzazione, rivitalizzando ist i
tuti quali i contratti di formazione-Iavoro e di appren
distato, incentivando i rapporti a tempo parziale e in
troducendo il contratto di fornitura di lavoro tempora
neo.

Numerosi interventi di revrsrorie del sistema pensio
nistico pubblico si sono succeduti, con gli obiettivi pri
mari di assicurare stabilizzazione del rapporto tra la
corrispondente spesa e il Pil e maggiore e qu ita tra Ie ge
nerazioni.

La riforma del Sistema sanitario nazionale avviata
nel 1992 ha posto le basi per una revisione delle moda lita
di erogazione dei servizi, secondo criteri di razionaliz
zazione della spesa, miglioramento della qu a lita e uma
nizzazione del servizio.

SuI piano della conciliazione tra esigenze familiari
e lavorative, la normativa si e orientata a garantire una
pili equa condivisione delle r e sp o ns a b il ita familiari at
traverso le leggi sui congedi parentali e sull'infanzia e
l'adozione della direttiva della Commissione europea sul
part-time.



Parecchie iniziative sono state predisposte per fron
teggiare situazioni di dis agio economico e sociale.

Le riforme della regolazione in settori chiave del si
stema produttivo hanno stimolato la co rn p et.it iv it a in
alcuni merca ti.

I provvedimenti fiscali hanno ridotto gli oneri con
tributivi sul costa del lavoro, avvicinato ai valori euro
pei il livello di tassazione delle imprese e semplificato
l'articolazione del prelievo, stimolando assetti d'impre
sa orientati alla crescita del livello di ca pitalizzazione
e del ricorso al capitale di rischio.

Le politiche per 10 sviluppo territoriale sono state
ridefinite e armonizzate con i programmi europei rela
tivi al ciclo di interventi 2000-2006.

Gli effetti dei provvedimenti, considerata anche la
natura strutturale delle tematiche affrontate, potranno
essere valutati compiutamente nel medio periodo. 501
tanto allora sara possibile capire se emergeranno con
traddizioni, che in qualche caso si intravedono, 0 r isu l
tati non desiderati. Non va dimenticato, d'altra parte,
che sussistono forti resistenze nella trasformazione del
le modifiche normative in a z io n i concrete. Ritardi
nell'adozione di regolamenti di attuazione, difficol ta da
parte del personale pubblico a recepire le nuove strate
gie, carenze nel capitale umano disponibile, conflitti tra
livelli centrali e decentrati dell'amministrazione p ub b li
ca possono ridurre l'efficacia delle politiche 0 differirne
gli effetti.

Rischi e opportunrta rrel sistema delle imprese

Nel periodo pill recente, le differenze tra il sistema
produttivo italiano e quelli degli altri paesi industria
lizzati si sono accentuate. La prevalenza della piccola
dimensione e la specializzazione settoriale hanno con
dotto a ricercare condizioni di co m p e tit iv it a piuttosto
attraverso fl e s s ib il ita e adattamento alle condizioni
esterne, che non mediante l'adozione di strumenti idonei
a fronteggiare la globalizzazione.

Almeno tre fattori hanno favorito l'evoluzione di un
modello originale di crescita localizzata: le reti fami
liari e la rilevanza del loro ruolo economico; la funzione
tradizionale de ll'artigiana to; la ca paci ta dei governi 10
cali di provvedere alle infrastrutture necessarie per la
creazione e 10 sviluppo delle imprese. I distretti indu
striali sono il prodotto dell'interazione tra piccole i m-
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prese e contesto istituzionale, economico e culturale. Tra
il 1993 e il 1996 si e prodotta un'ulteriore diminuzione
della dimensione media e del grado di concentrazione
delle imprese industriali, associata a una minore int e
grazione verticale. Infatti, il rapporto tra valore a g
giunto e valore della produzione nell'industria in senso
stretto, cresciuto tra il 1982 e il 1992, ha mostrato una
significativa riduzione negli anni successivi; il fenomeno
investe la maggior parte dei settori industriali e non sol
tanto quelli tradizionali, dominati dalla ridotta dimen
sione.

Le piccole imprese sono soggette a due tendenze con
trapposte. Rappresenta uno stimolo alIa crescita d i
mensionale il differenziale di p rodu tt iv ita del lavoro ri
spetto aIle medio-grandi, giustificato da divers ita so
stanziali per gli as petti tecnologici, organizzativi e di
mercato. D'altro canto, le piccole imprese conseguono
margini di r e dd it iv i ta lorda apprezzabili, grazie a un
differenziale di costo dellavoro rispetto aIle u n ita me
dio-grandi superiore a quello che si registra negli altri
grandi paesi europei: questo vantaggio disincentiva
l' ampliamento.

Rispetto all'inizio del decennio, caratterizzato da
una marcata in s tab il i ta delle condizioni competitive,
la ca p a c it a di esportare delle nostre imprese e miglio
rata, anche se di poco. Lungo tutto il decennio trascor
so i settori ad alta tecnologia hanno accresciuto il 101'0

peso negli scambi internazionali; in Italia la 101'0 dina
mica e risultata inferiore a quella degli altri grandi
paesi dell'Unione; inoltre, nell'ultimo triennio, alcuni
settori tradizionali hanno mostra to un' evidente vu ln e
rab il it a , nei confronti della concorrenza dei paesi erner
genti, attenuata in parte dalla recente svalutazione
dell'euro.

Nel 1999, Ie tecnologie informatiche pili diffuse nelle
imprese erano quelle al servizio delle attivita di comuni
cazione e gestione aziendale e della commercializzazio
ne. In particolare, nei settori industriali caratterizzati
dalla grande e grandissima dimensione hanno preminen
za Ie applicazioni pili propriamente tecnologiche, legate
alIa ristrutturazione delle produzioni su larga scala; in
quelli dell'industria leggera Ie applicazioni rivolte al
mercato e aIle relazioni con i clienti.

L'integrazione territoriale delle imprese tende a mi
tigare gli effetti negativi della contenuta dimensione
aziendale e del modello prevalente di specializzazione
produttiva. I cambiamenti intervenuti tra il 1991 e il



1996, un periodo contrassegnato da trasformazioni e
perturbazioni di natura diversa da quelle attuali, rna
non meno profonde, offrono indicazioni utili sulle stra
tegie e ca p a cita di reazione dei differenti gru ppi di si
stemi locali e quindi sulla tenuta dei modelli di svilu p
po e di s pecializzazione.

Nel quinquennio, in un contesto segnato da una con
trazione piuttosto severa del numero di addetti m a n i
fatturieri, guadagna posizioni soltanto il gruppo di s i
stemi locali del lavoro specializzati nell'industria leg
gera, con una popolazione di quasi 18 milioni di p erso
ne e oltre 5 milioni di addetti, concentrati nel Nord e nel
Centro, lungo la fascia adriatica e anche in zone signi
ficative del Mezzogiorno continentale. L'aumento di pe
so occu pazionale di questi sistemi e la sintesi di ten
denze opposte: i settori produttivi in essi prevalenti r i
sultano complessivamente in regresso; i fattori di Io ca
lizzazione e di co rnp et.it iv ita han no invece agito positi
vamente, determinando il buon risultato generale. Tut
tavia, in questo gruppo, si registra un invecchiamento
dell'occupazione pili forte che nel resto del sistema pro
duttivo, segnalando il rischio di un insufficiente ricam
bio generazionale. Gli occupati presentano titoli di stu
dio meno elevati, per effetto sia della maggiore presen
za di anziani, sia della struttura professionale, con
un'incidenza superiore di colletti blu, soprattutto ad
alta qualificazione, e una inferiore di dirigenti, tecnici
e professionisti.

Negli altri sistemi locali manifatturieri, con una
popolazione di oltre 8 milioni di persone e pili di 2 mi
lioni di addetti, e soprattutto nel gruppo pili importan
te specializzato nei materiali da costruzione, emergono
segnali di ristrutturazione, con la riduzione del numero
di u n it a produttive.

Tra i sistemi locali non manifatturieri spiccano
quelli a caratterizzazione turistica e quelli urbani: i
primi si rafforzano, con una crescita dell'occupazione
fa v 0 r ita s ia d a IIe s p e cia liz z a z ion i pre sentis ia d a fa tt 0

ri territoriali; i se.co n di perdono leggermente d'impor
tanza, p e rche la presenza di settori dinamici non riesce
a compensare le diseconomie legate a fenomeni di conge
stione.

Il gruppo assai numeroso d ei sistemi "senza specia
lizzazione", in cui risiedono quasi 13 milioni di persone,
concentrate per pili del 70% nel Mezzogiorno, ha perso in
cinque anni il 5% degli addetti totali e il 10% di quelli
manifatturieri. Il segnale e preoccupante p erche la geo-
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grafia di questi sistemi locali copre porzioni vaste del
territorio meridionale e delle isole. II mancato sviluppo
di queste aree ha un costa particolarmente eleva to , poi
che comprende sistemi locali pili giovani, con una pre
senza significativa di laureati e diplomati.

Salvo che nei casi con caratterizzazioni produttive
pili radicate (te ss i le , occhialeria, pelli e cu o io), il conte
sto delle specializzazioni e comunque piuttosto fluido.
In alcuni sistemi emergono interessanti evoluzioni della
specializzazione produttiva, dai settori tradizionali a
quelli pili evoluti e innovativi.

L'attitudine delle imprese italiane a fare rete pu o
agire come elemento di "organizzazione flessibile", in
grado di conseguire, per linee esterne, il maggiore peso
economico imposto dalla competizione globale, all'inter
no di un processo di terziarizzazione e finanziarizza
zione dei sistemi economici. L'analisi dell'orientamento
verso forme stabili od occasionali di collaborazione, pos
sibile grazie ai risultati della seconda fase del censi
mento intermedio dell'industria e dei se rviz.i, delinea un
quadro composito. La costituzione di gruppi d'impresa
e anche le forme di collaborazione che non prevedono il
trasferimento del controllo dellun ita economica hanno
diffusione limitata, certamente non sufficiente per com
pensare la frammentazione. II modello della sub-fornitu
ra costituisce la risposta prevalente a ll a minore inte
grazione verticale dell'industria; i ra pporti che si crea
no tra impresa committente e impresa sub-fornitrice
presentano vantaggi per entrambe: al sub-fornitore per
mettono di mantenere la propria autonomia e di cerca
re sul mercato p o ss ib il ita da cogliere in un'ottica di bre
ve periodo 0 da trasformare in occasioni di crescita; al
committente consentono grande fl e ss ib il ita , lib e rta di
movimento e minore n ecess ita di capitale.

Questo assetto e un potenziale ostacolo allo svil u p
po di innovazioni tecnologiche "proprietarie" e resta da
vedere se la creativita e la capa cita d'innovazione infor
male che il sistema delle piccole imprese ha saputo fino
ra esprimere siano in grade di fronteggiare le sfide del
la societa dell'informazione e dell'economia della cono
scenza.

L'insieme degli accordi e delle collaborazioni, anche
se riguarda un numero limitato di imprese, si presenta
equilibrato e orientato all'apertura e all'internaziona
lizzazione, non soltanto su l versante della produzione,
rna soprattutto su quello degli accordi commerciali e in
materia di innovazione. Anche in tema di accordi, ha ri-



lievo il contesto locale, all'interno del quale si realizza la
quota pili importante di intese,specialmente nell'area
della produzione e dei finanziamenti.

I11avoro che cambia

Negli ultimi vent'anni la quota di occu pa ti sulla po
polazione in eta lavorativa e cresciuta soltanto legger
mente; si e modificata invece, in modo rilevante, la
struttura della partecipazione al lavoro per sesso e clas
se di eta, spodestando il modello tradizionale, basato
sul lavoro del capofamiglia e quindi sulla netta distin
zione, in termini occupazionali, professionali, salariali,
sindacali, tra un segmento "primario" dell'offerta di la
voro, composto dagli uomini nelle eta centrali, e un seg
mento "secondario", composto dalle donne e dagli uomi
ni giovani e anziani.

L'accentuarsi del processo di terziarizzazione e
l'emergere di un diverso atteggiamento femminile sono
alla base della maggiore partecipazione delle donne al
mercato del lavoro. Lo sviluppo della sco lar ita , la d iffu
sione di modelli flessibili e l'orientamento della doman
da verso le componenti pili qualificate rappresentano gli
altri aspetti centrali della trasformazione.

L'aumento della scolarizzazione per entrambi i ses
si ha comportato una diminuzione dei tassi di a tt iv it a
per le classi giovanili e 10 spostamento in avanti d el leta
d'ingresso nel mondo del lavoro. A cia si e associata, nel
corso degli anni Novanta, la tendenza degli occupati ad
anticipare l'uscita, per il timore di perdere i vantaggi
garantiti dal sistema pensionistico e per gli incentivi al
prepensionamento nei settori in crisi.

La ristrutturazione dell'occupazione dipendente ver
so un maggiore utilizzo di lavoro atipico (part-time e a
tempo determinato) ha coinvolto tutti i settori dell'eco
nomia, interessando uomini e donne delle differenti cl as
si di eta, con diversi ti toli di studio e qualifiche profes
sionali, residenti in tutte le aree geografiche.

Nel corso degli anni Novanta l'occupazione atipica
alle dipendenze ha registrato un aumento sostenuto, fa
vorito dagli interventi normativi succedutisi nel tempo e
soprattutto dalla legge 196/1997. Tra ottobre 1992 e gen
naio 2000, secondo i valori destagionalizzati, il numero
di occupati alle dipendenze con contratti atipici e au
mentato del 45,2%; nello stesso periodo l'occupazione to
tale e cresciuta soltanto dello 0,7%. L'incidenza dellavo-
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ro atipico su l totale di quello dipendente e passata dal
10,6% al 15,2%. Nel 1999, il 57% delle assunzioni nellavo
ro a lle dipendenze e avvenuto tramite contratti atipici.
L'incremento ha riguardato principalmente le donne e i
giovani da 15 a 24 anni, seguiti da quelli con eta com
presa tra 25 e 34 anni.

La progressiva diffusione di queste forme lavorative
e avvenuta, almena fino al 1997, ai danni dell'occupazio
ne standard. La tendenza e me no evidente nell'ultimo pe
riodo, in cui entrambe le componenti si sono accresciute,
seppure a ritmi molto diversi.

Cresce if sommerso Anche il peso dell'occupazione sommersa, misurato
sulla base dei pili recenti dati di contab il i t a nazionale,
risulta in aumento negli anni Novanta. Dal 1992 al 1995,
periodo contrassegnato da una contrazione dell'occupa
zione in termini di u n ita di lavoro equivalenti a tempo
pieno CIa categoria utilizzata dai conti economici), a
fronte di una sensibile riduzione della componente rego
lare, le u n ita non regolari hanno mostrato un andamen
to sempre positivo che ha portato la lora incidenza dal
13,4% al 14,5%. Successivamente, sono aumentate sia la
componente regolare, sia pili lentamente di prima le
unita non regolari. Nel 1998 il tasso di non re g o larita e
risultato pari al 15,1%. L'occupazione non regolare e ere
sciuta maggiormente nel lavoro dipendente e nei settori
g ia contraddistinti da una forte presenza di sommerso:
agricoltura, costruzioni e servizi.

L'esigenza di fl e s s ib il ita del mercato del lavoro ha
sollecitato negli anni recenti una riconsiderazione delle
politiche salariali, con un'attenzione maggiore a l Ie
s p e c ifi c it a di settore e d'impresa. Pur essendo rimasta
sostanzialmente inalterata la struttura dei d iffe r e n
z ia li sal a ria li , g 1i ace 0 rdid i 1u g li 0 1993 hannode t e r
minato una lieve convergenza, soprattutto nel settore
terziario.

Se ci si riferisce a ll e retribuzioni di fatto, risultano
leggermente diminuiti i differenziali delle retribuzioni
orarie delle imprese manifatturiere tra il 1991 e il 1996.
A fronte di livelli retributivi sostanzialmente diseguali
tra ripartizioni geografiche, si sono registrati un recu
pero salariale dei lavoratori delle piccole e medie irnpre
se meridionali e un aumento delle retribuzioni degli irn
piegati maggiore di quelle degli operai, soprattutto nel
segmento delle piccole imprese. Porche la valutazione e
fatta su un panel di imprese presenti all'inizio e a lla fi
ne del periodo, occorre considerare che non sono incluse
ne le imprese cessate ne le nuove nate.
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Tra il 1993 e il 1999 il sistema economico, per gene
rare una variazione positiva di 208 mila occupati, ha
distrutto occupazione per oltre 1 milione 64 mila u n ita ,
essenzialmente nelle professioni manuali, e ne ha creata
per oltre 1 milione 272 mila u n ita , il 72% delle quali ri
ferite a professioni non manuali ad alta qualifica. Cia e
avvenuto per effetto pili del ricambio generazionale e dei
processi di femminilizzazione dell'occupazione che per
m o b il ita tra professioni.

Inoltre, l'aumento dell'incidenza dei lavoratori con
qualifiche elevate e un fenomeno dovuto non tanto alIa
crescita dei settori high skill intensive, quanto a cam
biamenti tecnologici e organizzativi che hanno riguar
dato l'intero sistema economico. Si tratta, quindi, di
una tendenza pervasiva non limitata a pochi settori.
Soltanto per i lavoratori autonomi e in particolare per
le professioni a elevata specializzazione, l'effetto setto
riale e stato importante, in particolare per 10 sviluppo
dei servizi a lle imprese e a lle famiglie.

L'aumento dell'occupazione femminile, al contrario
di quanto e avvenuto in altri paesi europei, non ha a c
centuato Ie differenze nella struttura professionale dei
due sessi. 11 rafforzarsi della presenza delle donne nelle
occupazioni terziarie, g ia relativamente elevata, e stato
accompagnato dall'ingresso in professioni tradizional
mente maschili; risulta aumentata anche la quota di
uomini in occupazioni tipicamente femminili.

E cresciuta consistentemente la domanda per i lav o
ratori con titoli di studio elevati (diploma e laurea),
mentre si e ridotta quella per i lavoratori me no scola
rizzati. L'aumento degli occupati con pili alti livelli di
formazione si manifesta anche all'interno delle profes
sioni meno qualificate.

Trasformazioni demografiche e reti di aiuto informale

11 processo d'invecchiamento della popolazione ha
condotto a un forte aumento del numero di persone in
eta molto avanzata, determinando, insieme, un aumen
to degli anziani pili giovani con migliori condizioni di
salute e di quelli pili vecchi con maggiori problemi di au
tosufficienza. Ai mutamenti in atto nel mondo del lav o
ro si sono dunque affiancate profonde trasformazioni
demografiche, che hanno modificato gli equilibri che re
golavano, fino a qualche anna fa, 10 svolgimento della vi
ta quotidiana.

Si afferm.ano Ie
professioni non
manuali ad alta
qualifica

Invecchia la rete
di parentela
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Molte pili madri lavorano, con meno tempo da dedi
care al lavoro domestico e di cura , ci sono me no bambi
ni da accudire, rna con un'organizzazione pili cornpl es
sa; i nonni hanno meno nipoti ai quali dedicarsi, rna
spes so hanno genitori molto anziani in vita e, in alcuni
casi, devono occuparsi di figli adulti ancora conviventi.

Queste trasformazioni hanno prodotto un forte im
pa tto sulle reti di parentela e di so li da r ie ta. Conside
rando i parenti stretti di una donna di 40 anni (genito
ri, marito, fratelli e sorelle, figli, generi e nuore , n ipoti).
l 'eta media di colora che potrebbero dedicarsi al lavoro
di cura e passata nell'arco di un ventennio da 26 a 44 an
ni. II numero di adulti con i quali la donna potrebbe con
dividere il carico delle cure da prestare e passato nella
stesso periodo da nove a cinque. La maggiore partecipa
zione delle donne al mercato del lavoro ha determinato
in molti casi un carico aggiuntivo su quelle delle classi
centrali di eta. La diffusione del lavoro atipico p uo
comportare una flessibilizzazione della prestazione la
vorativa e risultare in conflitto con gli orari dei servizi
sociali e con la d is p o n ib il ita della rete a farsi carico del
le nuove esigenze.

Nell'arco di 15 anni il numero di individui che hanno
for n ito aiuti a persone non conviventi e aumentato dal
20,8% al 22,5%, coinvolgendo sia gli uomini sia le donne;
nel frattempo e diminuito il numero di famiglie aiuta
te, passate dal 23,3% al 14,8% del totale; l'impegno e con
diviso quindi fra pili persone. Agli aiuti nelle a ttiv ita di
cura e sanitarie, nel lavoro e nella studio nel 1998 sono
state dedicate 2 miliardi e 840 milioni di ore; pili
dell'80% e stato indirizzato verso il lavoro di cura. Ci o
conferma l'esistenza d i un solido tessuto di so lida r ie ta
fra le persone.

II contributo delle donne copre due terzi del tempo,
nonostante il crescente impegno nel mondo del lavoro. Le
figure coinvolte sono molto diverse: soprattutto genitori,
suoceri, figli e nipoti, rna una quota importante e rap
presentata da amici e vicini; il 5,6% dei care giver h a
prestato aiuto nell'ambito del volontariato. La riduzione
delle famiglie aiutate ha riguardato soprattutto quelle
con anziani (dal 30,7% al 16%); l'aiuto si e indirizzato di
pili verso le coppie con donne lavoratrici e figli piccoli,
passate dal quinto posto nella graduatoria delle fami
glie aiutate nel 1983 al primo posto nel 1998, e verso le fa
miglie con persona di riferimento disoccupata.

Si registra la sostituzione di almena una parte
dell'aiuto proveniente dalla rete informale con quello for-



nita da persone esterne (baby sitter, colf, assistenti di
anziani e d.isab il i), soprattutto nel caso di famiglie con
anziani.

Al momenta non e possibile stabilire quanta parte
della ristrutturazione delle reti di aiuto informale sia
riconducibile a un cambiamento della struttura dei bi
sogni e quanta alla d iffi co lra di farsi carico dei proble
mi da parte della rete. Comunque, la diminuzione degli
aiuti, che ha riguardato le famiglie con anziani ul
traottantenni con alta incidenza di d is ab il ir a , pu o crea
re disagi ed emarginazione, qualora non vengano attua
ti interventi di compensazione.

Previdenza, sanita e spesa sociale

Le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e il
processo d'invecchiamento della popolazione incidono
sul sistema di welfare, non soltanto modificando i rap
porti con la famiglia e la rete di aiu ti informali, ma de
terminando un potenziale sovraccarico della domanda
di protezione dal punto di vista sanitario e assistenzia
le. 11 versante delle pensioni e cruciale, considerando che
le famiglie che hanno tra i loro componenti un pensiona
to di vecchiaia 0 an zia n ita sono quasi il 40%. Per tre
quarti di esse la pensione rappresenta pili del 50% del
reddito familiare complessivo; al loro interno si trovano
pili di due milioni di persone con oltre 15 anni senza fon
ti di reddito.

I modelli flessibili di partecipazione al mondo del
lavoro, con frequenti interruzioni e carriere potenzial
mente pre carie , generano di scontinu ita anche nella for
mazione della base contributiva e pongono problemi
nuovi di copertura e garanzia per il futuro.

I giovani lavoratori mostrano di aver recepito il con
tenuto delle norme che hanno definito il riordino del si
stema previdenziale. Le loro aspettative sono chiara
mente influenzate dal meccanismo di transizione intro
dotto: circa il 30% degli occupati con eta inferiore a 35
anni prevede di lavorare fin dopo i 65. La maggioranza
delle giovani lavoratrici pensa di andare in pensione do
po i 63 anni, al contrario delle donne delle generazioni
precedenti. Si registra un aumento del numero di perso
ne che hanno una copertura assicurativa sulla vita 0 una
pensione integrativa, mentre i fondi pensione non hanno
ancora assunto l'importanza riscontrata in altri paesi
industrializzati. I1 ricorso a pensioni integrative e co-
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munque maggiore fra chi ha pili anni di contribuzione e
meno diffuso fra donne e giovani.

In campo sanitario una quota elevata di prestazioni
e a totale carico del paziente. Essa raggiunge il 60% per Ie
visite specialistiche e il 20% per gli accertamenti diagno
stici e gli esami di laboratorio. II reddito non e una va
riabile discriminante nell'orientare Ie scelte verso il pub
blico 0 il privato; colora che usano esclusivamente il servi
zio pubblico appartengono a tutti i ceti sociali. II princi
pio dell'universalismo, che ha informato il Servizio sani
tario nazionale fin dalla sua istituzione, risulta quindi
rispettato, anche se, per alcune tipologie di prestazioni,
la quota di utenti che si rivolge all'offerta privata e e le
vata. Questo e talvolta collegato a una carenza dell'offer
ta pubblica, in termini sia quantitativi, sia di qu a l it a
dei servizi. SuI piano territoriale, l'offerta pubblica pre
senta livelli differenti, a scapito del Mezzogiorno.

Nel complesso, l'incidenza della spesa per il sistema
di protezione sociale rispetto al Pil e un po' inferiore al
Ia media europea. II sistema dei trasferimenti aIle fa
miglie ha un chiaro orientamento equitativo, attenuato
dalla limitata di sp o n ib i l ita di risorse al netto delle pen
sioni. L'Italia si colloca al primo posto per Ie spese de
stinate aIle funzioni vecchiaia e superstiti, in posizione
medio-bassa per Ie risorse dedicate alIa spesa sanitaria,
agli ultimi posti per quelle dedicate a disoccu pazione,
famiglia, alloggi ed esclusione sociale.

II sostegno per carichi familiari ai nuclei con figli
minori non supera il 5% del reddito disponibile.

L'indicatore della situazione economica recentemen
te introdotto per l'erogazione degli assegni familiari per
il terzo figlio e per gli assegni di mate rn ita sembra ga
rantire una selezione dei beneficiari pili equa rispetto a
quella determinata dai meccanismi tradizionali.

Di particolare interesse risulta la sperimentazione
del reddito minima d'inserimento, un passo importante
in direzione dell'adozione di uno strumento specifico di
contrasto alIa p overta, che potrebbe venire incontro ai
problemi delle famiglie a basso reddito che non ricevono
altro trasferimento pubblico.

Contraddizioni rrel sistema delle opporturrita

La so cieta, l'economia, il sistema normativo sono in
movimento. Nuove o p portunita si intravedono, rna non
tutti sembrano in grado di sfruttarle: il tema della pa-



rita delle o p p o rtu n i ta formative, lavora t iv e , familiari,
per fare soltanto alcuni esempi, emerge come cruciale
per il benessere degli individui. Le analisi segnalano co
me esse siano colte soprattutto da chi ha basi di par
tenza g ia solide e siano fortemente condizionate dalle
storie individuali e dalle differenze territoriali.

I1 62% degli occupati del 1998 ha cambiato c1asse Mobilitd sociale
professionale rispetto a quella del padre. Cia accade pili
per le donne che per gli uomini ed il fenomeno e dovuto
principalmente ai cambiamenti di struttura dell'occu-
pazione che si sono verificati nel corso del tempo. Al net-
to di essi, la m o b il it a risulta piuttosto limitata e la
c1asse di origine influisce fortemente sui destini profes-
sionali dei singoli: Ie p ro b ab il ita di entrare fra gli im-
prenditori, liberi professionisti e dirigenti sono pari al
45,3% per un uomo il cui padre era in questa stessa po-
sizione professionale e al 9% per coloro che avevano il pa-
dre nella c1asse degli operai. Circa la meta dei figli del
gruppo professionale che, secondo il modello di stratifi-
cazione adottato, viene definito "c1asse operaia urbana"
svolge un lavoro appartenente allo stesso raggruppamen-
to del padre. La mob il ita avviene prevalentemente tra
c1assi contigue; quella che si esprime lungo la carriera
1av 0 rat iv a e mol t 0 li mit a t a e r is u ltanetta men te in fe-
riore per Ie donne (24,4%) rispetto agli uomini C33,7%).

Emergono diffi co lt a del sistema formativo a raccor
darsi al mondo del lavoro. La quota di coloro che hanno
un lavoro continuativo a tre anni dal conseguimento del
titolo di studio diminuisce se si passa dal Nord al Me z
zogiorno, sia per i maturi della scuola secondaria supe
riore, sia per i laureati, con differenziali sfavorevoli aI
le donne.

A motivo delle diverse op p ortun ita che si presentano,
si registrano differenze retributive fra i giovani dei due
sessi e residenti nelle diverse ripartizioni territoriali: i
giovani occupati del Mezzogiorno in possesso di diploma
guadagnano, a tre anni dal conseguimento del titolo di
studio, circa 300 mila lire in meno rispetto a quelli del
Nord; per i laureati 10 scarto scende a 250 mila. Le donne
occupate percepiscono una retribuzione media inferiore
a quella maschile, con scarti nell'ordine delle 200 mila li
re per le diplomate e 300 mila per le laureate.

In via generale, due ordini di fattori operano a svan
taggio delle donne su l mercato del lavoro. Da una parte,
esse si presentano normalmente con una storia formati
va e titoli di studio meno richiesti di quelli maschili e
che comportano una remunerazione inferiore (effetto
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"segregazione"); dall'altra, anche a p a r it a di caratteri
stiche, le donne hanno maggiori difficolta di accesso e
remunerazioni pili basse (effetto "discriminazione").

II sistema della formazione professionale offre un
contribu to limita to a ll a soluzione dei problemi di inse
rimento lavorativo: i corsi raggiungono pili difficilmen
te proprio le categorie con maggiori diff'ico lta , le donne
e i giovani del Mezzogiorno. La partecipazione favorisce
l'inserimento professionale dei soggetti che hanno un ti
tolo universitario, un diploma di qualifica professiona
le 0 precedenti esperienze di lavoro, cioe colora che han
no g ia maggiori p o ss ib il ita di occu pazione. In molti ca
si, gli esiti dell'esperienza formativa si traducono in un
rientro nel sistema dell'istruzione.

Per chi e in possesso di un titolo di studio elevato 0

opera in un mercato locale del lavoro particolarmente di
namico, l'inserimento lavorativo atipico rappresenta
spesso un ponte verso un lavoro pili stabile; per i soggetti
meno istruiti 0 che risiedono nelle regioni meridionali la
probabilita di permanere nel lavoro atipico 0 di scivolare
nell'inoccupazione (disoccupati e inattivi) e pili alta.

In particolare, tra colora che sono entrati nel mondo
del lavoro attraverso un'occupazione a termine, poco pili
del 20% ha ottenuto, entro i tre anni successivi, un con
tratto a tempo indeterminato; quasi il 38% ha ancora
un contratto a tempo determinato e un altro 38% circa e
scivolato nell'area dell'inoccupazione. II tasso di passag
gio da un'occupazione a termine al lavoro a tempo inde
terminato e del 31,6% nel Nord-ovest e scende al 5,2% nel
Mezzogiorno; quello dal lavoro a termine all'inoccupa
zione e pari al 25% nel Nord-ovest e al 49% nel Mezzo
giorno. Differenziali analoghi si rilevano per tutti i li
velli d'istruzione, tuttavia con una netta penalizzazione
di quelli inferiori.

La progress iva sostituzione del lavoro manuale con
il lavoro intellettuale ha influito positivamente sulle op
portunita . Nel 1999, l'incidenza della disoccupazione in
senso stretto, ci o e riferita a chi ha perso un lavoro pre
cedente, e stata quasi fisiologica per le professioni non
manuali ad alta qualifica (2,7%) e del 7,1% per le altre
professioni. La differenza e aumentata nel tempo.

La durata media della disoccupazione risulta eleva
ta per tutte le professioni, superando i 14 mesi per alcu
ne di esse e non risultando mai inferiore agli 11 mesi. In
sei anni essa e aumentata di un mese per le professioni
non manuali ad alta qualifica e di due mesi e mezzo per
le altre professioni.



Nonostante l'aumento dell'occupazione femminile, le
donne continuano ad incontrare difficol ta nel lavoro a
causa di una divisione ancora troppo asimmetrica dei
ruoli in famiglia. Fra le donne intervistate nel 1998, la
quota di colora che avevano interrotto il rapporto di la
voro in occasione della nascita dei figli e risultata del
14,7% se avevano avuto un solo figlio, del 20,1% se ne ave
vano avuti due e del 17,9% per quelle con tre 0 pili figli,
con modeste differenze tra le diverse generazioni.

La legislazione italiana in materia di tutela della
lavoratrice madre e tra Ie pili avanzate in Europa. Tut
tavia, una quota di donne si dimette dal lavoro privato
nel periodo protetto della maternita. Secondo i dati del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dimis
sioni di questa tipo risultavano mediamente 12 mila
l'anno nel periodo 1991-1995, sono aumentate a circa 13
mila nel biennio 1996-1997 e a circa 14 mila nel 1998.
Nell'ultimo anna si stima che, fra le lavoratrici dipen
denti nel settore privato che hanno un figlio di eta infe
riore a un anno, si siano registrate 10,5 dimissioni per
100. L'incidenza e pili elevata nelle regioni dove il merca
to del lavoro e pili dinamico e offre quindi maggiori p o s
s ib i l it a di reinserimento.

Conc1usioni

Gli anni Novanta sono stati segnati da grandi tra
sformazioni sociali ed economiche. Istituzioni, famiglie
e imprese hanno mostrato forte ca pacita di reazione e
adattamento ai cambiamenti. SuI piano legislativo sono
stati affrontati alcuni nodi fondamentali.

L'economia accelera la crescita: l'occupazione ha ri
preso ad aumentare, soprattutto nel terziario e per le
tipologie contrattuali atipiche; la disoccupazione si e
ridotta; gli investimenti sono dinamici, soprattutto nel
la componente immateriale legata alla nuova economia.
Occorre affrontare problemi strutturali, legati alla com
p e tit ivita di sistema, a debolezze del tessuto produtti
vo, a ritardi nel settore dei servizi. Alcune infrastruttu
re rimangono arretrate. 11 capitale umano disponibile e
parzialmente inadeguato.

Negli anni recenti, la globalizzazione dei mercati
dei ca pitali e la trasformazione dei sistemi produ ttivi
hanno reso pili ampia e pili importante la "competizio
ne tra territori" . Nelle zone che manifestano d iffico lta a
tenere il passo della sviluppo occorre adottare misure

SINTESI

Con la maternita, una
donna su dieci lascia
il lavoro privato nel
p erio do protetto
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capaci di attrarre capitali, nazionali e internazionali. I
molti sistemi locali privi di specializzazione, concentra
ti soprattutto nel Mezzogiorno, potranno esprimere il
loro potenziale soltanto se ve rra accresciuto il capitale
fisico e umano.

La societa accelera il cambiamento. 11 lavoro e il ter
reno su cui si stanno manifestando nuove opportunita e al
tempo stesso nuove contraddizioni. L'esigenza di flessibi
l i ta si sta gradualmente affermando, con risultati posi
tivi sull'occupazione globale e problemi di tutela, previ
denza, formazione professionale continua, per evitare che
la p re cariet a venga vissuta come emarginazione.

L'ingresso di un numero crescente di donne nella po
polazione attiva aumenta l'esigenza di politiche di conci
liazione lavoro-famiglia e di riordino dei servizi sociali.

L'Italia ha compiuto un percorso importante e per
certi versi straordinario, con risultati tutt'altro che
scontati a priori. Persistono antiche contraddizioni; al
tre ne emergono. 11 cambiamento ha dunque bisogno di
essere accompagnato.

La statistica pubblica non puo e non deve indicare
ricette, rna testimoniare Ie trasformazioni e Ie domande
che risultano dall'analisi della s o c ie ta italiana. Rilancio
della comp et it ivi t a del sistema, maggiore attenzione
all'uguaglianza delle o pportunita, conciliazione delle e si
genze della vita di famiglia e di quelle del lavoro, armo
nizzazione dei tempi individuali e sociali possono far di
ventare questo paese non soltanto pili ricco, rna anche
pili consapevole, pili soddisfatto della strada compiuta,
pili fiducioso in se stesso e pienamente capace di contri
buire allo sviluppo civile, economico e sociale dell'Europa.
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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 veri
ficati.

Q .. ( )'.'uattro puntmi ....: - 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'ordi
ne minima considerato.

COMPOSIZIONI PERCENTUALI

Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale. II
totale dei valori percentuali COSl 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

[sole: Sicilia, Sardegna

TIPI 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
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GLOSSARIO DELLE SIGLE

Acp
Anpa
Asia
Asip
Asl
Ateco
Bce
Bot
Cct
Ce
Cee
Cif
Cig
Cipe
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Cnel
Cnr
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Confindustria
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lme
lnail
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Insee
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Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico aderenti alla convenzione di Lome
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
Archivio statistico delle imprese attive
Archivio statistico delle istituzioni pubbliche
Azienda sanitaria locale
Classificazione delle attivita economiche
Banca centrale europea
Buoni ordinari del tesoro
Certificati di credito del tesoro
Consiglio europeo
Cornunita economica europea
Cost, insurance and freight
Cassa integrazione guadagni
Comitato interministeriale per la programmazione economica
Costo del lavoro per unita di prodotto
Consiglio nazionale dell'economia e dellavoro
Consiglio nazionale delle ricerche
Archivio statistico degli operatori del commercio estero
Classification of functions of general government
Confederazione generale dell'industria italiana
Comitato olimpico nazionale italiano
Disegno di legge
Decreto legislativo
Decreto ministeriale
Documento di programmazione economica e finanziaria
Decreto del Presidente della Repubblica
European currency unit
European free trade area
Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani
Ente nazionale energie alternative
Ente nazionale energia elettrica
lstituto statistico europeo
Food and agricolture organization
Fondo monetario internazionale
Free on board
Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Ferrovie dello stato
Fondo sociale europeo
Fondo sanitario nazionale
Full time equivalent
Gestione case per lavoratori
Gruppo dei sette principali paesi industriali (Canada, Francia, Germania,

Giappone, ltalia, Regno Un ito e Stati Uniti)
lstituto autonomo per le case popolari
lmposta comunale sugli immobili
lstituto monetario europeo
lstituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro
lstituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
lstituto nazionale previdenza sociale
lnstitut national de la statistique et des etudes econorniques
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Irpet
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Imposta regionale sulle attivita produttive
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Istituto regionale programmazione economica Toscana
Istituto di studi e analisi economiche
International standard classification on education
Indicatore della situazione economica
Istituzioni sociali private
International standard of poverty line
Istituto superiore di sanita
Imposta sul valore aggiunto
Pensioni di invalidita, vecchiaia e superstiti
Legge
Labour force survey
Madella di analisi e simulazione delle imposte, dei contributi e dei trasferimenti
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Nomenclatura generale delle attivita economiche nelle comunita europee
non classificati altrove
Nord-est-centro
Nuovi paesi industrializzati
Organizzazione per la cooperazione e 10 sviluppo economico
Organizzazione mondiale del turismo
Organizzazione delle naziani unite
Organization of petroleum exporting countries
Prodotto interno lordo
Piccola e media impresa
Rilevazione della popolazione residente per sessa, anna di nascita e stato civile
Parita di potere d'acquisto
Pubblico registro automobilistico
Piano sanitaria nazionale
Ricerca e sviluppo
Ragioneria generale della stato
Reddito minima di inserimento
Rilevazione trimestrale delle forze di lavoro
Statistisches Bundesamt Deutschlands
Sistema dei conti delle imprese can almena 20 addetti
Sistema di classificazione delle prestazioni monetarie non pensioni-stiche
Sistema europeo di contabilita
Sistema europea di statistiche integrate della protezione sociale
Societa italiana autori ed editori
Sistemi locali del lavoro
Societa per azioni
Standard di potere d'acquisto
Servizio sanitaria nazionale
Trattamento di fine rapporto
Testa unico
Unione europea
Unione economica e monetaria
Unita di lavoro
Unione italiana delle Camere di commercia, industria, artigianato e agricoltura
Unione nazionale incremento razze equine
Unita sanitaria locale
World Trade Organisation
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Capitolo 1

Congiuntura economica nel1999

L0 sco rso anna L'eco n om ia mo n d ia.le e st ata ca ratteriz z ata da u n sig n ificat iuo m.i
glioramento del q u a d ro co ngiu ntura le . La c rescita del prodotto lo rdo in termini rea

Ii, seco n do le st ime phi recenti del Fo n do mo netario i n te rn a z io n ale si e attestata al 3,3%.
in acceleraz io ne rispetto a.l 1998.

La p ersiste n z a della fase d i cresc ita negli St ati Un it i, d oue il prodotto i nterno lordo
e c resciuto del 4,2%, si e accompagn ata a u n recupero nei p aesi eu ropei e in p art icola re
negli u ndici p aesi dell 'Unio ne eco n omica e motietaria (Uetn ),

Particolarmente p roblem at ica si e m a n te n uta la s it u a z io ne eco n om ic a in Gi appo ne,
doue la c rescita del Pil e stata limitata in media dan no allo 0,3%, I p aesi asiatici col
p iti dalla crisi fin anziaria nel 1997-98 b a n no registrato u n recupero diffuse, piu forte e
rap ido del p reuisto,

La ripresa congi u nturale in Europa, in iz iata nel primo t rimestre, e diuentata pro
gressioamente pi u robusta, via uia cbe il co ntesto internazion ale diuen iua phi fauoreuo
le e si atten u auano le d ifferenze fra i ritmi di c rescita delle princ ip ali economic ail 'inter
170 dell 'area, Il Pil, riferito sia all 'area Uem sia a quella dell 'Un io ne europea, b a seg n ato
un incremento pari al 2,3%, Le preuisio ni della Com missio ne europea per il 2000 indica
no, per l 'iris ieme dei p aesi dellUn io ne, u n raffo rz arnen.to delle tenden ze espansiue in atto.
u n.itamente a una riduzio ne della d isoccu.parione,

La moneta u n.ic a eu rope a b a uissuto u n progressiuo dep re z z a me n to rispetto al dolla
ro e allo yen, Cia b a contrib uito alia forte ripresa delle esporta.z io n i dellUem verso i p ae
si esterni allarea, Inolt re, h a a mplificato L'a u merito dei prezzi in dollari delle m aterie
prime, rauuitiarido le tensio n t inflazio nist icb e .

In Italia il Pil e au mentato dell 'L, 4%, La crescita econo mica b a segn ato una p rogres
siva rip resa, g ra z ie sop ratt u tto al progresso d egl i iriuest irnerit i e al rec u.pero delle
esporta z ic ni, Draltra parte, il nostro p aese semb ra auer ben.eficiato del dep re z z amerito
dell 'euro menu degli altri partner europei. La quota delle espo rt a z io n i Uem prouen ient i
dall'Italia ep assata d al 15,6% del 1997 all'14% nel 1999.

Il ualore agg iu n to n eli'agricoltu.ra e nelliridustria in sense stretto e cresciuto pi ii
dellinsieme dellecon omia (rispettiuamente + 5% e + 1,7%), mentre n elle costru z ioni e nei
seruizi b a reg istrato au menti inferio ri (+1,1% e +0,9%).

L'Italia b a co n d iuiso con gli alt ri p aesi Uem la rip resa delle terisio ni infla zionisticb e.
A esse b a n n o co n trib u ito sia gli increment i dei p re z zi dei ben i importati, s ia le rigid itd
del mercato irzterno. In particolare, rispetto agli altri paesi dell'area dell'euro. pennane
un d(fferenziale injtazionistico rileuante nel settore dei seruizi,

L'occupazione ha registrato ulZa sign(ficatiua ripresa e ha superato i liuelli del 1993,
contribuendo in tal modo alIa discesa del tasso di disoccupazione, Dal 1998 al 1999 gli
occupati sono passati da 20 milioni e 435 mila a 20 rnilioni e 692 mila (+1,3%J,mentre
il tasso di disoccupazione e sceso dall'11,8% all'11,4%. La crescita occupazionale si e
maJzzfestata in maniera pill euidente nelle regioni centro-settentrionClli,

1 1
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E proseguito il miglioramento dei conti pubblici. II rapport» defi cit/Pi l si e atte
stato all'1,9%, un valore sensibilmente injeriore a quello previsto nella Relazione previ
sionale e programmatica. In jlessione e risultato anche il rapp orto tra debito e Pil, che
ha raggiunto il 114,9%. Tra Ie uscite delle amministrazioni pubbliche, cresciute
dell'1,8%, si segnala il rilevante incremento di quelle in conto capitale. La crescita delle
eritrate, parzialmente inattesa, ha determinato un incremento della pressione fisc ale,
rispetto alia quale il nostro paese si colloca peraltro in una p osiz io ne intermedia
nellambito dell'Uem.
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1.1 Quadro macroeconomico internazio
nale

Nel corso del 1999 l'economia mondiale
e stata caratterizzata da un deciso
miglioramento del quadro congiunturale.
La crescita del prodotto lordo in termini
reali, secondo le stime pili recenti del Fon
do monetario internazionale (Frni), si e
attestata al 3,3%, in accelerazione rispet
to al 2,5% del 1998. L'impatto della crisi
finanziaria, che nel biennio 1997-98 aveva
colpito in rapida successione l'Asia, la
Russia e l'America latina, con ripercussio
ni negative su l clima di fiducia e sulla cre-

scita dei paesi industrializzati, e andato
progressivamente stemperandosi. La mag
gior parte delle economie emergenti inte
ressate dalla crisi ha avviato nel 1999 un
processo di ripresa che, in alcuni paesi
asiatici, ha sup erato per ra p i d it a ed
i nt e n s ita le aspettative pili ottimistiche.
Nell'area industrializzata, gli Stati Uniti
hanno ancora una volta smentito Ie attese
di un soft landing, registrando un tasso di
crescita del Pil superiore al 4% (Figura
1.1) e contribuendo a sostenere il recupero
della domanda mondiale. In Europa, ed in
particolare negli undici paesi che dal 10

gennaio 1999 hanno adottato la moneta

Figura 1.1 - PH a prezzi costanti. Anni 1997-99 (variazioni percentuali rispetto ali'anrio pre
cedente)

6,0

4,5

3,0

:::R 1,5

0,0

-1,5

-3,0

1997

III Usa

Fonte: Eurastat, statistiche n a z i o n a l i

1998

o Giappane III Uem

1999

13



ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

unica, la ripresa congiunturale iniziata
nel primo trimestre e diventata progressi
vamente pili robusta, via via che il conte
sto internazionale diveniva pili favorevole
e si attenuavano le differenze fra i ritmi
di crescita delle principali economie
all'interno dell' area. Particolarmente pro
blematica, e non priva di contraddizioni,
si e mantenuta la situazione economica in
Giappone, dove la crescita del Pi! e stata
limitata in media d'anno allo 0,3% (-2,5%
nel 1998), accusando un nuovo peggiora
mento nel secondo semestre.

L'accelerazione della domanda a livello
mondiale e la maggiore diffusione della
fase espansiva nell' ambito delle prin ci p a
li aree geoeconomiche hanno condotto ad
un pili attento monitoraggio delle dina
miche inflazionistiche da parte delle ban
che centrali. Nel corso d<~J 1999, sia la
Federal Reserve statu ni te ns e , sia, succes
sivamente, la Banca centrale europea
(Bce) hanno operato un'inversione delle
politiche monetarie, imboccando un sen
tiero di graduale restrizione per preveni
re l'insorgere di tensioni sui prezzi. A par
tire dal giugno 1999 i tassi d'interesse

statunitensi sui federal funds ed il tasso
di sconto sono stati aumentati, rispetti
vamente, di 1,25 e 1 punto percentuale,
raggiungendo nei due casi il 6% ed il 5,5%,
i livelli pili elevati dal 1995. Nell'area
dell'euro, dall'inizio di novembre la Bce
ha rivisto al rialzo, con quattro successi
vi interventi, il tasso sulle operazioni
principali di rifinanziamen to, portando
10 dal 2,5% all'attuale 3,75%.

Ad alimentare i timori di un'accelera
zione inflazionistica hanno inoltre contri
buito i rialzi dei prezzi delle materie di
base e, in particolare, del petrolio, in for
te ascesa nel corso del 1999. Le quotazioni
della v ar ie ta Brent si sono quasi triplica
te nell'arco di 15 mesi (Figura 1.2), pas
sando dal minima di circa 10 dollari a
barile toccato nel dicembre del 1998 ai
25,5 dollari nel dicembre 1999 e superando
i 28,5 dollari nel marzo del 2000. Tale con
sistente rialzo e sta to causa to da mol te
plici fattori: dal lato dell'offerta, e risul
tata determinante la forte coesione dimo
strata dall'Opec e da altri paesi produt
tori al di fuori del cartello (Messico, Nor
vegia e Oman) nel rispettare i tagli pro-

Figura 1.2 - Prezzo spot del petrolio greggio. Anni 1998-2000 (dollari per barile)
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1. CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1999

duttivi concordati nel marzo del 1999.
D'altra parte, l'incremento della domanda
di greggio e stato pili intenso del previsto,
per effetto della ripresa produttiva nei
paesi asiatici e dei maggiori consumi
dell'area industrializzata. Malgrado le
elevate riserve cautelative accumulate a
fine 1999 in previsione del millennium bug,
l'aumento della domanda e la r ig id ita
dell'offerta hanno dato luogo ad un dra
stico assottigliamento delle scorte ed
all'aumento dei corsi. All'indomani del
nuovo accordo stipulato dall'Opec nel cor
so del vertice di Vienna il 29 marzo 2000,
che ha sancito un aumento della pro du
zione pari a 1,45 milioni di barili al gior
no (escludendo l'Iran, dissociatosi formal
mente dalla decisione), le quotazioni del
petrolio si sono ridimensionate, assestan
dosi a fine aprile intorno ai 23 dollari a
barile.

Per effetto del ritrovato dinamismo
della domanda mondiale e sulla scia degli
aumenti del prezzo del greggio, anche i
prezzi delle altre materie di base hanno
mostrato nel 1999 un'evoluzione rialzista
(Figura 1.3), pili evidente per i prodotti

industriali ed in particolare per alcuni
metalli. La tendenza e risultata pili accen
tuata per quei prodotti che dalla meta
degli anni novanta non avevano sperimen
tato significativi allargamenti della
ca p acita produttiva e per i quali, di con
seguenza, l'incremento di domanda ha
incontrato strozzature dal lato dell'offer
tao I prezzi in dollari delle materie prime
sui mercati internazionali, sulla base
dell'indice generale della Confindustria,
sono cresciuti nell'arco dei dodici mesi del
1999 di circa il 57%, segnando ulteriori
incrementi nel primo trimestre del 2000 e
riportandosi sui livelli dei primi mesi del
1997.

L'aumento dei corsi in dollari delle
materie prime ha a vu to un impa tto diffe
renziato nelle diverse aree valutarie, a
causa del divergente andamento dei tassi
di cambio. II lieve deprezzamento On ter
mini di cambio nominale effettivo)
mostrato dal dollaro in media d'anno
(-2,5%) sottintende infatti un forte
apprezzamento della yen, a partire dallo
scorso maggio, e un'accentuata debolezza
dell'euro. Nell'anno del suo esordio, la

Figura 1.3 Prezzi internazionali in dollari delle materie prime (nu mero in dice: base
1977=100). Anni 1990-2000
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moneta unica ha accusato, nel confronto
fra la media d i gennaio e la media di
dicembre, un deprezzamento del 12,9%
rispetto al dollaro e del 21 % rispetto allo
yen (Figura 1.4). Lo sfavorevole andamen
to del cambio nei confronti della divisa
statunitense e proseguito nel primo tr irn e
stre del 2000, portando l'euro al di sotto
della p arita , accentuandosi nel corso del
mese di maggio, fino a toccare un valore
inferiore a 90 centesimi di dollaro. Tale
evoluzione si pu o ricondurre a due princi
pali cause: l'allargamento, in favore del
dollaro, del differenziale fra i tassi d'inte
resse nelle due aree, che ha interessato in
particolare 1a prima parte dell'anno, e 10
straordinario vigore dell'economia ameri
cana, che ha mostrato una forte accelera
zione del tasso d i crescita ne!l'ultimo tr i
mestre del 1999.

II deprezzamento dell'euro ha a mp lifi
cato le spinte inflazionistiche provenienti
dai costi delle materie prime importate,
rna, per altro verso, ha contribuito a
rafforzare la ripresa congiunturale
dell' area europea, migliorando la compe
titiv ita delle esportazioni. L'incremento
d i co mp e ti t iv it a dei paesi membri

dell'Unione economica monetaria (Uem) si
e inoltre inserito in un contesto interna
zionale divenuto pili favorevole, grazie
all'accelerazione mostrata dal commercio
internazionale di beni e se rv iz i a partire
dal secondo trimestre del 1999. Se nella
media annua il risultato complessivo, in
base a Ile stime del Fmi, e apparso solo di
poco superiore a quello registrato nel 1998
(4,6% rispetto al 4,2%), va tuttavia e v i
denziato che negli ultimi mesi del 1999 il
volume degli scambi mondiali ha ripreso
a crescere a tassi prossimi all'8%, grazie
al maggiore apporto proveniente sia
dall'area industrializzata, sia dai paesi
emergenti.

1.1.1 Aree emergenti

Nonostante i l permanere di elementi d i
fr a g il ita e d i forti differenze nei tassi di
crescita e nella distribuzione del reddito
(secondo l'ultimo rapporto della Banca
mondiale, i 41 paesi pili poveri, con una
popolazione complessiva di oltre un
miliardo di abitanti, hanno a stento su p e
rata la soglia della "crescita zero" pro

Figura 1.4 - Tasso di cambio dell'euro. Anni 1998-2000 (a)
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capite), 10 scenario complessivo dei paesi
in via di sviluppo ha mostrato un netto
miglioramento. In base alle stime del Fmi,
la crescita del Pil nell'insieme dell'area ha
raggiunto il 3,8% nel 1999 e ne e prevista
un'accelerazione nel 2000 (+5,4%). Le orga
nizzazioni internazionali e la Federal
Reserve statunitense hanno avuto un ruolo
essenziale nel conseguimento di questo
risultato, grazie alla determinazione
mostrata nel 1998 nell'arginare il dilagare
della crisi finanziaria attraverso o p p o r
tuni apporti di l i q u i d i t a .

Malgrado la ripresa congiunturale, fat
tori di vu lrierab il ita permangono in Ame
rica latina e nei paesi dell'Europa centro
orientale. Nell'area latino-americana la
crescita si e limitata allo 0,1% nella
media del 1999. Le aspettative di re cess io
ne sono state smentite in Brasile, mentre
elementi di maggiore rischio permangono
in Argentina, dove alla flessione produtti
va si accompagnano un cambio sopravva
lutato ed un forte deficit delle partite cor
renti. In Russia, l'evoluzione del Pil e tor
nata positiva (+3,2%), favorita da l
laurrrento del prezzo del petrolio, di cui il
paese e fra i principali esportatori, e d al
la svalutazione del rub lo , che ha innescato
un processo di sostituzione delle importa
zioni, dando luogo ad un recupero
d e l lta tt iv i t a produttiva interna. Tutta
via, gravi carenze strutturali, incertezze
politiche, lentezza delle riforme e cono mi
che ed istituzionali, insieme al grave debi
to estero e a lla decisione del Fmi di
sospendere la seconda tranche del prestito
previsto, oscurano le prospettive di medio
termine del sistema economico. Gli altri
paesi dell'Europa centro-orientale, colpiti
dagli effetti della crisi finanziaria russa e
dal conseguente minore afflusso di capita
li, hanno mostrato un miglioramento con
giunturale nella seconda parte dell'anno,
grazie soprattutto al rafforzamento della
domanda proveniente dai paesi dell'Ue.

La ripresa delle economie asiatiche col
pite dalla crisi del 1998 ha sorpreso per la
sua in te n s ita , risultando superiore a lle
aspettative. Al rafforzamento congiuntu
rale hanno contribuito i guadagni di com-

1. CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1999

p et i t iv ita conseguiti per effetto delle sva
lutazioni, le politiche macroeconomiche
monetarie e fiscali largamente espansive
(rese possibili dagli a ttivi dei bilanci pu b
blici nel periodo precedente la crisi) e,
soprattutto, l'espansione della domanda
internazionale di prodotti elettronici, nel
la cui produzione molti di questi paesi
sono specializzati. 11 tasso di crescita pili
elevato dell'area e stato conseguito nel
1999 dalla Corea del Sud (+ 10,7%), rna
buone sono risultate anche le performance
della Malesia (+5,4%), della Tailandia
(+4,2%) e di Singapore (+5,4%).

Le strategie dei diversi paesi per uscire
dalla crisi sono risultate molto differenti.
Mentre la ripresa della Corea del Sud si e
basata principalmente su l modello t r a d i
z i o n a le manifatturiero export led, quella
di Singapore si e accompagnata all'avvio
di un profondo processo di riconversione
produttiva, orientato allo sviluppo del
settore dei servizi e della new economy. Il
settore delle telecomunicazioni e stato
completamente liberalizzato, sono stati
annunciati piani di deregolamentazione
dei settori energetico ed assicurativo ed e
stata impostata la riorganizzazione del
sistema scolastico, che punta su l precoce
apprendimento e sulla diffusione delle
nuove tecnologie. A meta fra questi due
estremi si sono collocati i modelli pro du t

tivi in Tailandia, fedele alle raccomanda
z io n i del Fmi, e in Malesia, dove i control
li sui mercati finanziari sono stati r i p r i
stinati e la va lu ta , dal settembre del
1998, e tor n at a ad agganciarsi al dollaro.
Tassi di crescita sostenuti si sono re g i
strati anche a Taiwan (+5,5%) ed in Cina
(+7,1%), paesi caratterizzati da una
scarsa apertura dei mercati, che non han
no quindi subito il contagio della crisi nel
biennio 1997-98. La domanda di adesione
della Cina alla World Trade Organisation
(WTO) dimostra tuttavia la consapevolez
za da parte delle auto rita cinesi che, per
poter mantenere anche in futuro tassi di
sviluppo elevati, profonde trasformazioni
del sistema economico siano divenute non
pili rinviabili.
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1.1.2 Giappone

Nell'area industrializzata, la peggiore
performance e stata ancora una volta
mostrata dal Giappone che, dopo la
profonda recessione del 1998 (-2,50/0), ha
mostrato nella media del 1999 una sostan
ziale stagnazione del Pil (+0,3%). L'anda
mento congiunturale in corso d'anno e sta
to caratterizzato da un'evoluzione positi
va nel primo semestre, a lla quale sono
seguite due flessioni consecutive del Pil nel
terzo e nel quarto trimestre. All'esauri
mento degli effetti espansivi derivanti
dalle misure fiscali varate nel 1998 si sono
aggiunti ulteriori fattori frenanti, quali
il calo dei consumi privati ed il contributo
delle esportazioni nette, tornato negativo
nel quarto trimestre dopo un temporaneo
recu pero nel terzo. Le decisioni di spesa
delle famiglie sono state dominate
dall'incertezza che caratterizza il merca
to del lavoro e l'evoluzione dei salari, men
tre le esportazioni sono risultate penaliz
zate dalla perdita di co m p et i t i v it a deri
vante dall'apprezzamento dello yen. Le
tradizionali politiche di rilancio incon
trano importanti limiti: all'inefficacia
della politica moneta ria , con tassi d'inte
resse prossimi allo zero, si e affiancato un
forte peggioramento del disavanzo di
bilancio, che rende problematica un'ulte
riore espansione della spesa pubblica. Nel
periodo pill recente, tuttavia, non sono
mancati spunti di maggiore ottimismo:
gli investimenti privati hanno mostrato
gEL nel quarto trimestre un significativo
recupero (+2,6% nel confronto congiuntu
rale e +4,6% in quello tendenziale), confer
mato dall'indagine condotta trimestral
mente dalla Banca del Giappone, la quale
ha messo in evidenza all'inizio dell'anno
un sensibile miglioramento del clima di
fiducia degli imprenditori e, soprattutto,
dei piani di investimento, che hanno
segnato l'incremento pill forte dal 1990. La
maggiore fiducia nella prossima ripresa
si e trasmessa a lla borsa di Tokio, che ha
raggiunto nell'aprile del 2000 il nuovo
massimo dell'anno. Le previsioni dei prin
cipali organismi internazionali indicano
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inoltre una ripresa del Pil nel primo tri
mestre del 2000, dovuta agli stimoli pro
venienti dal pacchetto fiscale varato nel
novembre del 1999. Secondo il Fmi il Pil
dovrebbe aumentare dello 0,9% nella
media del 2000, a fronte dell' 1,5% previsto
10 scorso autunno.

1.1.3 Stati Uniti

Problematiche del tutto opposte si pro
filano nell'economia statunitense, che riel
1999 ha concluso il suo ottavo anna di
espansione, con un tasso di incremento del
Pil pari al 4,2%. II corrente ciclo congiun
turale risulta il pill lungo del dopoguerra,
avendo raggiunto, nel primo trimestre
2000, il trentaseiesimo trimestre di cre
scita (Figura 1.5) e quindi superato il pre
cedente record degli anni Sessanta. Lo svi
luppo del Pil e stato sostenuto principal
mente dalla domanda interna: i consumi
sono cresciuti del 5,3%, sospinti dall'effet
to ricchezza derivante dall'eccezionale
incremento delle quotazioni di borsa, che
ha incentivato la spesa delle famiglie,
amplificandone la g ia elevata propensione
all'indebitamento. Gli investimenti fissi
lordi sono aumentati dell'8, 1%, pur
mostrando una decelerazione in corso
danno , specialmente per quanto riguarda
gli investimenti residenziali, che per pri
mi hanno cominciato a risentire del rialzo
dei tassi d'interesse. II contributo delle
esportazioni nette a lla crescita del Pil e
risultato negativo (-1%), confermando il
ruolo di traino della domanda mondiale
svolto dall'economia statunitense a costa
di un ulteriore peggioramento del disa
vanzo delle partite correnti, che ha supe
rata nel 1999 il 4% del Pil.

L'accelerazione del Pil nell'ultimo trime
stre del 1999 (+7,3% la variazione congiun
turale annualizzata) e la prosecuzione di
una crescita ancora sostenuta nel primo
trimestre del 2000 (+5,4%) hanno ancora
una volta smentito Ie aspettative di un
rallentamento dell'economia americana,
inducendo il Fmi a rivedere al rialzo le
previsioni per il 2000 (+4,4% rispetto al
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Figura 1.5 - Evoluzione del Pi! negli Stati Uniti e in Giappone. Anni 1991-99 (variazioni per
ceritu.al i ten den z ial i, dati d estagio n aliz z ati a prezzi co sta rit i)
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2,6% previsto 10 SCOl"SO autunno) e a
posporre al 2001 le previsioni di soft lan
ding. Il dibattito circa la s o s te n i b i lit a d i
tassi di crescita COS! elevati, in presenza
di un'offerta di lavoro sempre pili rigida e
di un tasso di inflazione in graduale acce
lerazione, pone al centro la cap a cita della
Federal Reserve d i pilotare l'economia ver
so un rallentamento graduale, moderando
le brusche reazioni del mercato a z io nar io ,
che potrebbero riflettersi negativamente
sui consumi. L'eve ntu a lita che l'atterrag
gio morbido si trasformi in un bard lan
ding dell'economia americana costituisce
il principale rischio dello scenario inter
nazionale, rna gli ampi margini di inter
vento di cui dispongono le auto rita econo
miche e monetarie contribuiscono a con
t r a s tareta1e ipot e sip e s s im is tic a . P r 0

p rio i su ccessivi rialzi dei tassi d' in teres
se operati in funzione antinflazionistica
potrebbero consentire una rapida inversio
ne di tendenza della politica monetaria,
qualora si rendessero necessarie politiche
di rilancio. Altrettanto efficace si rivele
rebbe la politica fiscale, che potrebbe esse-

re utilizzata in senso anticiclico, giovan
dosi di un surplus del bilancio federale che
ha sup erato nel 1999 1'1% del Pil.

1.1.4 Area dell'euro

11 ritmo di crescita dell'area Ue m e
risultato ancora una volta inferiore a
quello degli Stati Uniti e pari al 2,4% nel
la media del 1999 (2,7% nel 1998). L'incre
mento sottintende tuttavia un profilo con
giunturale in miglioramento nella seconda
parte dell'anno (Figura 1.6). Dopo il ral
lentamento ciclico accusato dalla fine del
1998, in concomitanza con lacu ir si
d e l l Tn s t a b i l i ta sui mercati finanziari
internazionali, dal terzo trimestre del
1999 l'economia europe a ha visto un'acce
lerazione del ritmo di crescita. Il clima di
fiducia degli imprenditori, sensibile
all'andamento degli ordinativi dall'estero,
ha mostrato un recupero fin dal mese di
aprile; quello dei consumatori e risultato
in ripresa dal mese di giugno, raggiungen
do all'inizio del 2000 il suo massimo sto-
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Figura 1.6 - Evoluzione del Pi! nell'Unione europea e nell'area dell'euro, Anni 1992-99 (varia
zioni percentuali ten den ziali, dati destagionalizzati a prezzi costa nt i)
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rico. Nel terzo e nel quarto trimestre del
1999 il Pil a prezzi cost anti ha registrato
incrementi congiunturali rispettivamente
dell' 1% e dello 0,8% (a fronte dello 0,7% e
dello 0,6% nel primo e nel secondo trirne
stre) e incrementi tendenziali del 2,5% e
del 3,1% (rispetto all'1,9% e 2% nei primi
due trimestri).

La crescita del pil e stata determinata
dalla domanda interna, in particolare dai
consumi privati (aumentati del 2,5%
rispetto all'anno precedente) e dagli inve
stimenti fissi lordi (+4,7%), mentre Ie
esportazioni nette hanno portato un con
tributo negativo (-0,40/0). Tuttavia, pro
prio il miglioramento del contributo
esterno, rispetto al 1998 ed all'inizio del
1999, ha determinato il rafforzamento
congiunturale nella seconda parte
dell'anno.

I tassi di crescita dei principali paesi
hanno mostrato incrementi pili deboli in
Germania (+1,5%) e in Italia (+1,4%), in
contrapposizione al maggior dinamismo
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di Francia (+ 3%) e Spagna (+ 3,7%) (Figu
ra 1.7). Aumenti superiori alIa media si
sono registrati anche in Irlanda, Lussem
burgo, Paesi Bassi, Portogallo e Finlandia.
In base alle pili recenti previsioni della
Commissione europea (Tavola 1.1), nel
2000 il ciclo economico dovrebbe presenta
re una significativa accelerazione e un
maggior sincronismo.

Nell'insieme dell' area euro, l'occupazio
ne ha continuato ad aumentare a un ritmo
sostenuto per tutto il 1999 (+1,4%). Da
un'osservazione meno aggregata emerge
che l'occupazione nell'industria e legger
mente diminuita, cosicche l'incremento
complessivo appare riconducibile alIa buo
na performance degli altri settori, in par
ticolare di quello dei servizi, a pili alta
inte nsita di lavoro e maggiormente al
riparo dalla concorrenza internazionale.
AlIa crescita dell'occupazione hanno inol
tre contribuito Ie riforme strutturali
intraprese da molti governi e la moderata
dinamica salariale. AlIa diminuzione del
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Figura 1.7 - Prodotto interno Iordo di alcuni paesi dell'Uem. Anni 1997-99 (uariaz iorii percen
tuali rispetto atl 'a n no p recedente)

4,5 r----------------------------------------,

3,0

1,5

0,0

Fonte: Eurostat

1997

EaGcrmania

1998

o Francia raSpagna

1999

Tavoia 1.1 - Previsioni sul prodotto interno Iordo e sul tasso di disoccupazione per i paesi dell'Unio
ne europea. Anni 1999 e 2000

I'lL A PREZZI COSTANTI (a) TASSO DI DISOCCL'PAZIONE (b)
PAESI UE

1999 2000 1999 2000

Italia 1,4 2,7 11,3 10,9
Belgio 2,3 3,5 9,0 8,5
Danimarca 1,4 2.0 4,5 4.2
Germania 1,5 2,9 9,1 8,6
Grecia 3,5 3,9 10,4 10,0
Spagna 3,7 3.8 15,8 13,8
Francia 2,8 3,7 11,0 10.0
Irlanda 8,3 7,5 6.5 ~ 7

), I

Lussemburgo 5,0 5,6 2,7 2.6
Paesi Bassi 3,5 4,1 3,1 2,4
Austria 2,3 3,2 4,4 4.0
Portogallo 2,9 3,6 4,5 4,5
Finlandia 3,5 4,9 10,2 8,9
Sv e z ia 3,8 3,9 7,0 6.3
Regno Unito 2,0 3,3 6,1 5,8

Ue 2,3 3,4 9,2 8,5

Uem 2,3 3,4 10,0 9,2

Fonte: Commissione europea
(a) Variazioni percentuali rispetto all'anno p re cede nt e .
(b) Definizione Eurostat: elisoccupati in percentuale delle forze eli lavoro civ i li .
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Conoscenza e opinioni degli italiani sull'introduzione dell'euro
Nel gen n aio 1999 l'Italia e

en t rata nella fase transite
ria del p rocesso di in tro du
zione delleu ro . Tale perio
do, che d urerd fino alla fine
del 2001, preuede L'introdu
zione della riu oua valuta co
me moneta scrittu rale e
bancaria, in attesa che dal
ge nriaio 2002 essa cominci a
circolare nel p aese al posto
della ualuta nazionale. Alla
fine del p erio do trans ito rio,
inoltre, diuentera obbligato
ria per le imp rese l 'adoztone
della coritabilita in eu ro, La

fase tra n s ito ri a ris ulta rile
uante per L'a.do z io ne delle ne
cessa rie m isu re informative
e di uulgattue che facilitino
L'irurodu zio ne p rat ic a della
n uoua moneta. Per questa
rag io ne, nella quinta fase
del Panel eu ropeo sulle fa mi
glie relatiua al 1998 sono
stat i in se rit i, a ss ie me ai
c o ris u eti quesiti sui reddit i
o su ll a c ap a c it a d i r isp a r-

m io, a ncbe alc u n i ques iti
sulla co noscenza e le opinio
ni degli ital ia n i rig u a rdo
all Tn trodu z io ne dell 'eu yo.

Con 10 stesso obiett iuo so no
stati inserit i n el ce ns imento
intermedio dei-L'i n d u stria e
dei seruizi alcu.n i q u es it i sui
p ia n i delle irnp rese per
L'adozio ne della n.u.oua u nitd
di conto nell tarco temp orale
1999-2002,

Per qu a nto rig u a rda le
fa.m iglie, s u u n ca mp io ne di
circa settemila i n d itii d u i,
circa il 90% ha d icb iarato
d i esse re info rm a.to del-L't n

trod u z io n e delleuro (Tauo
la 1.2). Tale percentu ale e
legge rme nte su.p e rio re al

Tavola 1.2 - Persone a conoscenza 0 meno dell'Introduzrone dell'euro dal gennaio 2002 per caratterr
stiche sociodemografiche. Anno 1998 (co rnposiz ioni pe rc entu a ii)

CARATTERISTICHE
S J

E A CONOSCENZA

No
Totale
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RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Centro-Nord
Mezzogiorno

SESSO
Maschi
Femmine

CLASSE DI ETA
16-34 anni
35-64 a n n i
65 anni e oltre

TITOLO DI STUDIO
Laurea
Diploma
Licenza media
Licenza elementare 0 nessun titolo

CONDIZIONE PROFESSIONALE
Dipendente, apprendista e contratto

formazione la v o ro
Autonomo 0 coadiuvante
Studente
In cerca di occupazione
Ritirato
Casalinga
Servizio militare 0 altro i n a rriv o

Totale

Fonte: Istat, Indagine panel europeo sulle famiglie

91,3 8.7
84,4 15,6

91.9 8.1
86,5 13.5

95.1 4,9
93,9 6,1
76,9 23,1

98.9 1,1
97,5 2,5
93.8 6.2
78.0 22.0

96,4 3,6
96,4 3,6
98.4 1.6
90,6 9,4
82,9 17.1
83.0 17.0
78,3 21,7

89,2 10,8

100,0
100,0

100.0
100,0

100,0
100.0
100.0

100,0
100,0
100.0
100,0

100,0
100.0
100.0
100,0
100,0
100.0
100.0

100,0
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Centro-nord rispetto al
Mezzogiorno. Le donne ri
sultano me no injormate de
gli uomini e gli anziani ul
trasessantacinquenni m en o
dei giovani. La conoscenza
cresce all.'au meritare del li
vello di istruzione. Per
quanta riguarda la co n di
zione p rofessio n ale, oltre
agli occup at i, sia n o essi di
pen dent i 0 au to norn i, sono
gli studenti a presentare i
livelli phi alti di co noseen
z a, a motivo dell/a.tti uita
di i nfo rm a z io ne ejjettuata
nelle scuole e nelle u.niuer
s i t a .

L'injormazione sulleu.ro
e arrivata ai cittadini da
phi jonti co n temporanea
mente: la quasi totalita de
gli italiani ha dichiarato
di averla ricevuta dai
mass-media (il 97,2% da tv
e radio e il 79,2% da g iorn a
Ii e riuiste), ma consistente
if stato anche il ruolo svolto
da amici, conoscenti e ja
miliari (circa il 40% ha
avuto injormazioni anche
da lo ro),

Per quanta riguarda la
dijjusione di injormazioni
da parte della tv e della ra
dio non si riscontrano dif]e
renze particolari a seconda
del tip o di risp o n den te, si
rileuano, iriuece, alcune di
uers itd per quanta riguar
da le altre jonti di irifo rm a
zione. Nel Centro-nord epia
elevata la proporzione di
chi e stato injormato da
giornali e riuiste, mentre
nel Mezzogiorno quella di
chi e stato injormato da
amici/conoscenti e da fa-

miliari. Tra gli a n z ia n i e
pia elevata la quota di chi
ne ha parlato con i jamilia
ri, mentre tra i laureati
cresce la proporzione di chi
ha avuto injormazioni at
traverso i giornali. Molto
elevata tra gli studenti e la
percentuale di coloro che
hanno riceuu to injormazio
n i mediante i mass-media
000% da tv e radio e 88,2%
da giornali e riuiste)

Si pUG valutare la qua
l itd dell'injormazione dif
jusa dai mass-media, per
cap ire se il messaggio, di
grande importanza per le
conseguenze che aura sulla
vita quotidiana dei c itta
d in.i, sia arrivato in m a n ie
ra comprensibile. Il 24% dei
risp o n denti co nsidera le
injormazioni ricevute di
buona qualita, ma la mag
gioranza (49%) le giudica
appen a sujjicienti e piu del
27% insufficienti 0 scarse.
Le casalinghe e i p ensio n a
t i, n o n osta nte il tempo t ra
scorso in casa che li espo ne
a una maggiore p oss ib ilitd
di ricevere messaggi radio
teleuisiui, si dichiarano pia
i n so d d isfatt i, insieme alle
persone con livelli distru
z io ne e redditi pia bassi.

Si sono infi ne valutati i
comportamenti e le inten
z i o n i d ei cittadini ri sp et to
alle opp ortu-n ita di utilizzo
dell'euro gia nellajase t ra n
sitoria. Infatt i, dal gennaio
1999 e possibile ap rire un
conto corrente bancario 0

jarsi accreditare 10 st ipen
dio in euro. Solo poco pia
della meta degli i n teruis t a-

ti (54,7%) si e dichiarato a
conoscenza di tale p oss ib i
lita, pia jrequentemente riel
Centro-nord (59%), jra gli
occupaii e le persone con li
velli di i stru z io ne e di red
d ito piu elevati. Riguardo
alle i n ten z io n i, soltanto it
17% dei rispo n d en.ti ritien e,
in questa fase, di aprire un
conto corrente in euro e una
percentuale ancora inferio
re 03,7%) inten de farsi ac
creditare 10 st ip e n d io in eu
roo Sono particolarmente
interessati a queste opp o r
tun ita i lavoratori a u to n o
mi.

Per quanta rigu a rda le
t mp rese, il 28,4% ha gia de
ciso t'an no nel quale iniz ia
re a re d ig ere la co n tab il ita
in euro. In particolare, sol
tanto 10 0,2% ha gia a de
guato la co n tab il itd alla
nuova valuta nel 1999; il
2,5% si a deguera nel 2000,
mentre per Le altre imprese
l 'adozione iniziera nel 2001
(4,8%) 0 nel 2002 (20,9%).
La percentuale di imprese
che non ban no ancora deci
so quando adottare la con
tab il itd in euro (71,6%) di
minuisce al crescere della
dimens io ne, Tra le grandi
imprese sono ris ultate
maggiormente i n dec ise
quello localizzate nel Cen
tro e nel Mezzogiorno. Per le
altre jasce dimensionali
non si sono riscontrate di
uersitd apprezzabili tra le
diverse aree geograjiche, a
testimonianza di u n proble
ma generale di scarsa sensi
b il itd al tema.
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numero d e i disoccupati, stimata intorno a
un milione di unita , si e accompagnato un
incremento dello 0,6% delle forze di lavaro.
Ne e derivata una diminuzione del tasso d i
disoccupazione, secondo la definiziorie
dell'Eurostat, dal 10,8% nel 1998 al 10% nel
1999. Notevoli differenze si riscontrano fra
i singoli paesi, in un intervallo compreso
fra i m inirn i del Lussemburgo (2,7%) e d.e i
Paesi Bassi (3,1%) e i massimi dell'Italia
(11,3%) e della Spagna (15,8%).

Malgrado i positivi r i s u l t a ti raggiunti,
i disoccupati nell' area dell'euro restano
ancora appena al di sotto dei 13 m il io n i e
salgono a 15 m il io ni se si considera I'irisie
me dell'Unione europea. L'aumento
dell'occupazione costituisce dunque la sfi
da principale con cui le auto rita di p o lit i
ca economica dovranno continuare a con
frontarsi nel prossimo decennio, come e
stato sottolineato anche di recente duran
te il vertice straordinario d i Lisbona. In
tale occasione, i cap i di stato e di governo
dell'Ue, nel r ibad ire l'impartanza di uno
stretto coordinamento tra la p o lit i ca

fiscale, la politic a sociale e la p ol it ica del
lavoro, hanno posto in primo piano
l'importanza dell'economia dell'informa
zione al fine di recuperare il ritardo che
l'Europa ha accumulato nei confronti degli
Sta ti Un iti relativamente allo sviluppo e
alIa diffusiorie delle nuove tecnologie.

Una dinamica meno favorevole ha
caratterizzato l'inflazione nel corso del
1999 (Figura 1.8). Il tasso rn e d i o di cre
s c i t a dell'indice armonizzato d e i pre z z i
al consumo e stato pari all'I,I%, come
nel 1998, rna le va ria z io n i tendenziali
hanno mostrato un progressivo aumento
nel secondo semestre, passando dallo
0,8% di giugno all'I,7% in dicembre. Nel
marzo del 2000 l'incremento sui d o d ici
rne s i ha raggiunto la soglia del 2,1%;
considerata cr iti ca , in un orizzonte d i
m e di o termine, dalla Bce per la co n du
z i o n e non inflazionistica della politica
monetaria. Questa tendenza al rialzo e
p e r o da ascrivere principalmente a fat
tori esterni all'area dell'euro, ed in par
ticolare all'aumento delle q u o ta z io n i

Figura 1.8 - Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro. Anni 1998-2000
(variazioni percentuali ten den zial i)
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petrolifere, mentre le pressioni inflazio
nistiche di origine interna sono rimaste
piuttosto contenute. L'incremento
dell'indice armonizzato al netto dei pro
dotti energetici nel febbraio 2000 rag
giungeva infatti appena 1'1%, rispetto ad
una crescita tendenziale delle componen
ti energetiche pari al 13,5%. A moderare
l'insorgere di significative tensioni infla
zionistiche interne hanno concorso pili
elementi, fra i quali l'elevata disponibi
l it a del fattore lavoro, i margini tuttora
esistenti nel grado di utilizzo degli
impianti, la moderazione delle dinami
che salariali e la prosecuzione del pro
cesso di liberalizzazione dei mercati,
soprattutto in alcuni settori dei servizi.
Le situazioni differiscono p e ro all'inter
no dei singoli paesi: nel 1999 il tasso di
crescita medio annuo dell'indice generale
armonizzato dei prezzi al consumo e
variato da un minima dello 0,5% in
Austria ad un massimo del 2,5% in Irlan
da; in prospettiva, p o s s i b i l i t a di surri
scaldamento, assenti nell'insieme del
l'area, non sono da escludere nei paesi
che si trovano in una fase pili avanzata
del ciclo come Irlanda, Paesi Bassi, Spa
gna, Portogallo e Finlandia.

Per quanto riguarda, infine, la finanza
pubblica, nel 1999 sono ulteriormente
migliorati i risultati positivi conseguiti
nell'anno precedente, grazie soprattutto
ad un andamento delle entrate fiscali
migliore del previsto. Nell'insieme
dell'area dell'euro il disavanzo pubblico
in percentuale del Pil si e ridotto all' 1 ,2%
dal 2% del 1998, con risultati nazionali
compresi nell'intervallo che va dal sur
plus del 3% della Danimarca al deficit del
2% dell'Austria e del Portogallo. Nel con
tempo, il rapporto tra debito e Pil si e
ridotto, dal 73,4% nel 1998 al 72,2% nel
1999. Ai due estremi si sono posti il Lus
semburgo (6,2%) e l'Irlanda (52,4%), da
un lato, e il Belgio (114,4%) e l'Italia
(114,9%), dall'altro.

Sulla base dell'insieme di queste consi
derazioni, le prospettive di breve termine
dell'economia europea nel 2000 sono di un
rafforzamento delle tendenze in atto.
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Secondo le previsioni elaborate in aprile
dalla Commissione europea, la crescita
del Pil nell'area dell'euro dovrebbe accele
rare al 3,4%, riducendo il divario con gli
Stati Uniti. Tale quadro ottimistico non
risulta tuttavia esente da rischi: un
accentuarsi delle turbolenze che hanno
colpito di recente i mercati azionari e
una 101'0 eventuale estensione ai mercati
dei cambi potrebbero infatti determina
re un clima di incertezza sfavorevole
a lLa tt iv it a economica. D'altra parte,
una politica monetaria eccessivamente
restrittiva in funzione antinflazionisti
ca 0 la semplice trasmissione ai tassi di
interesse di lungo termine europei delle
tensioni verificatesi negli Stati Uniti
potrebbero frenare prematuramente la
fase espansiva nell'Unione europea.

1.2 Economia italiana nell'area dell'euro

1.2.1 Prodotto lordo e componenti della
domanda

II prodotto interno lordo, valutato a
prezzi del 1995, e aumentato nel 1999
dell'1,4% rispetto all'anno precedente, con
una crescita leggermente inferiore a quella
conseguita nel 1998 (+1,5%). Le importa
zioni di beni e servizi, dopo i forti incre
menti fatti registrare nel biennio 1997-98
(+10,2% e +9,1% rispettivamente), hanno
mostrato una decelerazione (+3,4%), por
tando l'aumento delle risorse totali
all'1,8% (Tavola 1.3).

Dal lato degli impieghi, si osserva per il
secondo anna consecutivo un rallentamen
to della crescita dei consumi nazionali,
dall'1,9% del 1998 all'1,5% del 1999, impu
tabile all'andamento delle spesa delle
famiglie residenti, cresciuta del 2,3% nel
1998 (+3% nel1997) e soltanto dell'1,7% nel
1999. Risulta stabile l 'a umento della spe
sa delle amministrazioni pubbliche e delle
istituzioni sociali private.
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Tavola 1.3 - Conto economico delle risorse e degli impieghi a prezzi 1995. Anni 1996-99. (variazioni per
centuali rispetto all'anno precedente)

AGGREGATI

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato

Importazioni di beni e servizi (fob)

Totale risorse

Consumi finali nazionali

- Spesa delle famiglie residenti

- Spesa suI territorio economico

- Acquisti all'estero dei residenti (+)

- Acquisti suI territorio dei non residenti (-)

- Spesa delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni

senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Investimenti fissi lordi

- Costruzioni

- Macchine e attrezzature

- Mezzi di trasporto

- Beni immateriali

Variazione delle scorte e oggetti di valore (a)

Esportazioni di beni e servizi (fob)

Domanda interna

Domanda interna al netto delle scorte

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) In percentuale del Pi!.

ANNI

1996 1997 1998 1999

1,1 1,8 1,5 1,4

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

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

1,1 0,9 0,7 0,8

3,6 1,2 4,1 4,4

3,6 -2,3 -0,1 1,8

3,3 4,8 5,7 5,0
2,6 1,3 15,5 10,5

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

0,9 2,5 2,9 2,5
1,7 2,2 2,4 2,0

La debolezza dei consumi interni delle
famiglie e imputabile in larga parte a lla
dinamica dei consumi di beni non durevoli,
cresciuti nell'anno di un modesto 0,5%. Le
spese per beni alimentari e per vestiario e
calzature, che costituiscono pili della
meta dei consumi di beni non durevoli,
sono diminuite rispettivamente dello 0,1%
e dello 0,6%. In calo sono risultate anche le
spese per combustibili e accessori per
l'auto (-1,3%), che hanno risentito
dell' incremento del prezzo dei carburanti.
I consumi di beni durevoli sono invece
aumentati del 4,50/0, in accelerazione
rispetto al 1998 (+3,6%). All'interno di que
sta categoria si sono registrati una ripre
sa degli acquisti di mobili ed elettrodome
stici (+5,9% dopo la diminuzione dello
0,5% dell'anno precedente) e un ulteriore
incremento della spesa per mezzi di tra-
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sporto (+1,2%). Hanno mantenuto una
dinamica vivace gli acquisti di beni du re
voli per la ricreazione (+8%) e di articoli
di telefonia che, seppure in decelerazione,
sono cresciuti del 13,3%. I consumi di ser
vizi sono aumentati del 2,1%, ad un tasso
simile a quello registrato nel 1998 (+2,2%).
In particolare, sono risultate in crescita le
spese per alberghi e pubblici esercizi
(+1,6%) e per servizi vari (che comprendo
no, tra le altre, le spese per assicurazioni e
serviz i finanziari), aumentate del 2,6%. Le
spese per i servizi per la cas a (che pesano
per oltre il 30% sul totale delle spese per
servizi) sono cresciute dello 0,4% mentre
quelle per i servizi di trasporto sono dirni
nuite del 3%. Gli incrementi maggiori sono
stati registrati per i servizi ricreativi
(+ 12%) e per quelli telefonici (+ 18,9%)
spinti, questi ultimi, dalla crescita dei
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consumi eli beni a maggiore contenuto tee
nologico e dal calo elei prezzi (il deflatore
implicito e diminuito del 4% nel 1999).

In generale, a ll a scarsa vivacita dei con
sumi hanno concorso la debolezza della
cap acita eli spesa delle famiglie e il per
manere eli un generale clima di incertezza
sull'evoluzione della situazione economi
ca. Il potere di acquisto de i lavoratori
dipendenti (per la componente del reddito
da lavoro) e aumentato solo leggermente
nell'ultimo anno: a fronte di un incremento
del eleflatore implicito della spesa delle
famiglie residenti del 2,2%, Ie retribuzioni
lorde pro capite sono cresciute del 2,3%;
nel 1998 il elivario era risultato pili accen
tuato con incrementi rispettivamente del
2,1% e 2,4%.

L'incremento dell' 1% delle unita di lavoro
e stato ottenuto grazie a lla dinamica p o si
tiva delle posizioni dipenelenti (+1,5%),

mentre gli indipendenti hanno fatto segnare
un calo dello 0,3%. La componente dei reddi
ti da capitale ha sofferto dell'ulteriore
riduzione del flusso d i interessi sui titoli
del debito pubblico, presumibilmente com
pensata da i guadagni in conto capitale
derivanti dall'investimento in azioni e fondi
comuni di investimento che hanno acquisito
un peso di rilievo nei portafogli delle farni
glie (la quota di queste due componenti sul
tot ale delle consistenze e passata dal 24,4%
nel 1995 al 47,8% nel 1999).

La moelesta dinamica della ca p ac ita di
spesa delle famiglie si inserisce, in defini
tiva, in un contesto di generale incertezza
sulla situazione economica, sull'andamen
to del mercato del lavoro e sulla situ a z io
ne reddituale personale; conseguentemen
teo l'indicatore sintetico del clima d i fi du
cia risulta in leggero calo rispetto all'anno
precedente (Figura 1.9).

Figura 1.9 - Consumi finali delle famiglie e clima di fiducia dei consumatori. Anni 1997-99
(uaria z io ni percentuali tendenziali e saldi destagio n aliz z ati)
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Gli investimenti fissi lordi sono risulta
ti la componente p iu dinamica della
domanda con un incremento del 4,4%,
superiore a quello del 1998 (+4,1%). Gli
investimenti in macchinari e attrezzature
sono cresciuti del 5% rispetto al 5,7%
dell'anno precedente. In decelerazione, sep
pure mantenendo un tasso di crescita
notevole, so no r isu lta ti anche gli acquisti
di mezzi di trasporto (+10,5% nel 1999 e
+15,5% nel 1998). Alla forte espansione del
la domanda per beni strumentali han no
contribuito il basso livello dei tassi di
interesse reali, il miglioramento delle
aspettative di crescita e, presumibilmen
te, gli effetti della legge 133/99 ("legge
Visco") sulle agevolazioni fiscali a ll e
imprese che effettuano nuovi investimen
n. Risulta rilevante la ripresa degli inve
stimenti in costruzioni (+ 1 ,8%) dopo due
anni di riduzione in termini reali. Inco
raggiante e anche l'aumento, seppur con
tenuto, della componente abitativa
(+ 1,6%) che interrampe la flessione iniz ia
ta nel 1992. All'aumento delle spese di
manutenzione straordinaria, favorite d a l
le incentivazioni fiscali introdotte nel
1998, si e accompagnata una sostanziale
tenuta della componente relativa a ll e n u o
ve abitazioni, che ha interrotto il calo
degli ultimi anni. L'edilizia non residen
ziale e cresciuta dell'l ,9%, trainata dagli
investimenti in opere pubbliche realizzate
in vista del Giubileo. Si e registrata, i nfi
ne, un'ulteriore accelerazione degli investi-

menti in beni immateriali (+8,40/0), che
stanno acquisendo un peso sempre mag
giore su l totale degli investimenti fissi
lordi: la lora incidenza su l totale e passa
ta dal 3,2% del 1992 al 4,3% del 1999, in
virtu della forte espansione del software,
cresciuto nello stesso periodo ad un tasso
medio annuo superiore al 5%.

In complesso, l'aumento della domanda
interna e risultato inferiore a quello del
1998, con un contributo al la crescita del
Pil in diminuzione da 2,8 a 2,4 punti per
centuali e, al netto delle scorte, da 2,3 a 2
punti (Tavola 1.4). Nonostante ClO, la
spinta proveniente dall'interno ha com
pensato l'andamento negativo degli scam
bi con l'estero che, per il terzo anna corise
cutivo, hanno frenato la crescita. Va rile
va to tuttavia che il loro contributo nega
tivo si e ridimensionato, passando da -1,3
punti percentuali nel 1998 a -1 punto nel
1999. Questo risultato e dovuto in larga
misura a ll a forte decelerazione delle
importazioni, dal momenta che le e s po r
tazioni sono diminuite in termini reali
dello 0,4%.

La domanda e s t er a netta ha costituito
un freno a ll a crescita del Pil p iu forte
rispetto agli altri paesi europei. Nella
zona euro, il contributo negativo e stato
di 0,4 punti percentuali. Solamente la
Spagna ha fatto registrare una perfor
mance peggiore dell'interscambio con
l'estero, co sicche la robusta crescita del
pil in quel paese (+3,7%) e risultata tr a i-

Tavola 1.4 - Contributo di alcurri aggregati alla crescita del prodotto interno lordo nei principaH
paesi dell'area dell'euro. Anno 1999 (valori perceritual i)

AGGREGATI Italia Francia Germania Spagna Uem

Prodotto interno lordo 1,4 3,0 1,5 3,7 2,4

Consumi finali interni (a) 1,1 1,8 1,2 2,9 1,7

Investimenti fissi lordi 0,8 1,4 0,5 1,9 1,0

Domanda interna al netto dello scone 2,0 3,2 1,7 4,9 2,7

Variazione delle scone e oggetti di valore 0,4 -0,3 0,4 0,1 0,1

Domanda interna 2,4 2,9 2,2 4,9 2,7

Domanda e st e ra netta -1,0 0,1 -0,7 1,2 -0,4

Fo nte: Istat, Conti economici nazionali; Eurostat

(a) Per gli altri p a e s i , i co ns u m i interni sono a p p ro ss i m a t i con i co n su m i nazionali.
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nata dalla forte espansione della doman
da interna. In Germania, al pari dell'Ita
lia, la debole spinta proveniente dal mer
cato interno (+ 1,7% al netto delle scorte)
ha portato, tenuto conto del contributo
negativo dell'interscambio con l'estero, ad
un aumento del pil abbastanza contenuto.
Nell'area dell'euro il contributo della
domanda interna e stato di 2,7 punti per
centuali. La Francia ha mostra to la cre
scita pili equilibrata delle diverse compo
nenti, associando ad una sostenuta spinta
dall'interno (+3,2%), un contributo p o s iti
vo, seppur lieve, della domanda estera net
ta (+0,1%).

Sebbene i risultati conseguiti nel 1999
dall'economia italiana non risultino par
ticolarmente brillanti, segnali incorag
gianti di ripresa emergono dal profilo con
giunturale dei principali aggregati, come
puo essere valutato sulla base dei nuovi
dati trimestrali coerenti con il nuovo
sistema europeo dei conti economici
nazionali (SEC95).

1. CONGIlJNTURA ECONOMICA NEL 1999

Il 1999 si e aperto con un incremento
congiunturale del Pil della 0,3% rispetto al
quarto trimestre 1998 che aveva costitui
to il punto di minima del profilo ciclico: in
termini tendenziali, infatti, il Pil e cre
sciuto in tutti e quattro i trimestri del
1999, con una progressiva accelerazione.
Una dinamica simile, seppure meno accen
tuata, si e verificata in Germania, mentre
la crescita pili sostenuta che si e ve rifica
ta in Francia e Spagna si e distribuita in
modo pili omogeneo nel corso dell'anno.
Tutto cio ha determinato un processo di
convergenza durante il 1999 dei tassi di
crescita dei quattro maggiori paesi
dell'Uem (Figura 1.10).

In particolare, la ripresa del Pil in Ita
lia e strettamente collegata all'andamen
to della domanda estera netta. Il co ntr i
buto della domanda interna, al netto delle
scorte, e infatti rimasto costante in ter
mini tendenziali nel corso dell'anno, men
tre quello della domanda estera netta e
passato da -1,5 punti percentuali nel p ri-

Figura 1.10 - Evoluzione del PH nei principali paesi dell'area dell'euro. Anni 1996-99 (varia
zioni p ercentu.ali ten den zial i, dati destagio n aliz z ati a prezzi costanti)
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mo trimestre a +0,5 punti percentuali nel
quarto in termini tendenziali (Figu
ra 1.11), con un saldo in termini reali
dell'interscambio di beni e servizi passato
da 4.400 a 7.300 miliardi.

Le esportazioni, dopo la diminuzione
del primo trimestre (-0,3% sul periodo
precedente), hanno preso a crescere, chiu
dendo l'anno con un incremento del 6,2%
rispetto allo stesso trimestre del 1998. Le
esportazioni di beni verso l'area De hanno
fortemente risentito del generale clima di
stagnazione nella prima meta dell'anno e
della successiva ripresa ciclica. Quelle ver
so i paesi non appartenenti all'area De
sono state penalizzate nel primo trime
stre dal perdurare degli effetti della crisi
dei paesi emergenti e in seguito hanno
ricominciato a crescere in concomitanza
della ripresa del commercio mondiale e
dell'accresciuta co mp eritivita determina
ta dalla svalutazione dell'euro.

Le importazioni di beni e servrzr, dopo
una breve battuta d'arresto nel primo t r i
mestre, sono cresciute a ritmi sostenuti
nella restante parte dell'anno. Tale dina
mica e particolarmente evidente per la
componente dei beni, avendo i servizi
mostrato un profilo in diminuzione nel
corso del 1999. Dai dati disaggregati per
destinazione economica emerge, inoltre,
che la crescita maggiore e stata registra
ta per i beni finali, con tassi tendenziali
nettamente superiori a quelli della
domanda per consumi e investimenti.

Si e ulteriormente accentuata nel corso
del 1999 la penetrazione delle merci
importate su l mercato interno, nonostan
te il deprezzamento della moneta. L'indice
(in base 1996=100) che misura il rapporto
tra importazioni di beni di consumo e con
sumi interni di beni valutati a prezzi
costanti e passato da 117,7 nel 1998 (era
112,2 nel 1997) a 126,9 nel 1999; per i beni

Figura 1.11 - Contributi alIa variazione percentuale del Pi! a prezzi 1995 rispetto al corri
spondente trimestre delI'anno precedente. Anni 1997-99 (valori percentuali)
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di investimento, l'indice e cresciuto da
116,2 nel 1998 a 122,8 nella scorso anno. E'
da sottolineare, inoltre, il peso crescente
della componente importata degli inve sti
menti in macchinari e attrezzature a
maggiore contenuto tecnologico (macchine
per ufficio, elaboratori, telefonia, stru
menti di precisione), passata dal 33% del
1992 al 41% del 1999. Questo andamento,
derivante da un modello di specializzazio
ne produttiva orientato verso i settori
tradizionali, mette in allarme sulla pro
gressiva diff'ico lta di competizione su l
mercato nazionale delle merci prodotte
all'interno. Cia, in futuro, potrebbe reride
re il processo di accumulazione troppo
dipendente dall'andamento ciclico
dell'offerta e dei prezzi internazionali.

I consumi delle famiglie residenti hanno
fatto segnare ritmi di sviluppo in d imiriu
zione nel corso dell'anno: in termini ten
denziali, si e passati da un incremento del
2,S% del primo trimestre al p iu modesto
1% nel quarto al lorche si e registrata
una variazione congiunturale negativa
(-0,1%). I consumi interni delle famiglie,
pur crescendo in media annua allo stesso
tasso dei consumi nazionali (+ 1,7%), han
no presentato un profilo temporale diffe
rente, con un incoraggiante segnale di
recupero nell'ultima parte dell'anno.

La ripresa di fine anna dei consumi
interni delle famiglie e attribuibile a l la
dinamica delle spese per beni durevoli e
servizi. I consumi di beni non durevoli han
no mostrato, infatti, un profilo in pro
gressivo rallentamento: a ll a sostanziale
s ta z io n a r ie t a dei consumi alimentari
(per i quali si registra una riduzione della
0,4% in termini congiunturali nell' ultimo
trim e stre ), si e accompagnato un progres
sivo indebolimento degli acquisti di
vestiario e calzature e un calo delle spese
in termini reali per combustibili, dovuto
ai riflessi dell' incremento del prezzo del
petrolio. I consumi di servizi hanno acce
lerato nel secondo semestre, con una ere
scita sullo stesso periodo dell'anno prece
dente pari a +2,3%, rispetto a +1,9% del
primo semestre. I consumi di beni durevo
li, dopo il forte aumento registrato nei

1. CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1999

primi due trimestri, hanno fatto segnare
una battuta d'arresto nel terzo, per poi
crescere nell'ultimo scorcio dell'anno in
vir tu della spinta derivante dall'acquisto
di autovetture (+6% sullo stesso trimestre
del 1998).

La dinamica infrannuale degli inve st i
menti fissi lordi mostra tassi di svilu ppo
crescenti per tutte le tipologie. La tenden
za calante del 1998 e stata completamen
te ribaltata, segnando un punto di svolta
ciclico in corrispondenza del quarto tr i
mestre di quell'anno. Forti segnali di acce
lerazione si sono avuti nell'ultima parte
del 1999, in particolare per la componente
dei mezzi di trasporto (+ 14,6% rispetto al
quarto trimestre 1998) e dell'edilizia non
residenziale (+8%), grazie a ll a spinta pro
veniente dagli investimenti in opere pub
bliche.

1.2.2 Commercio con l'estero

Area dell'euro

Nel 1999 il volume del commercio mo n
diale di beni e cresciuto, secondo le stime
del Fondo monetario internazionale, del
4,9%, in accelerazione rispetto all'anno
precedente, quando, in seguito al disp ie
gars i degli effetti della crisi asiatica, a v e
va registrato un incremento del 3,8%. In
base ad elaborazioni dell'Istituto per il
commercio con l'estero, tra il 1998 e il
1999 (con riferimento al periodo gennaio
ottobre) la quota dei paesi dell'Unione
europea sulle esportazioni mondiali e
diminuita, passando dal 40,S al 39,S%;
considerando solamente i paesi europei
aderenti all'Uem, la quota e scesa dal 32,6
al 32,2%. Su questa diminuzione ha pro
babilmente inciso il deprezzamento
dell'euro rispetto al dollaro: il tasso di
cambio medio nel 1999 tra euro e dollaro
ha infatti segnato una flessione di circa il
S% rispetto al tasso medio del 1998 tra
Ecu e dollaro. Scendendo nel dettaglio dei
paesi membri, la quota sulle esportazioni
mondiali e diminuita per tutti quelli
appartenenti all'Uem (salvo i Paesi Bassi,
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in crescita, e l'Irlanda, stazionaria), rna
per l'Italia la flessione e stata particolar
mente rilevante, dal 4,6 al 4%.

Le esportazioni dell'Uem verso i paesi
esterni all'area hanno presentato una ere
scita in valore del 4% nel 1999, rna ancora
pili consistente e stato l'incremento delle
importazioni, pari all'8%. Cia si e riflesso
in una riduzione dell'avanzo commerciale,
passato da 85,3 miliardi di euro nel 1998
a 56,6 miliardi nel 1999. Nello stesso
periodo il commercio interno all'area, cal
colato sulla base delle cessioni, e cresciuto
del 5%. Particolarmente rilevante e stato
l'aumento delle vendite di prodotti chimi
ci (+9%) ed energetici (+7%), mentre si e
registrata una flessione per i beni alimen
tari. Naturalmente, tali andamenti incor
porano gli effetti delle variazioni dei prez
zi e del deprezzamento dell'euro. Essi sono
particolarmente visibili dal lato delle
importazioni di prodotti energetici, ere
sciute in valore del 32%.

Per confrontare le performance relative
dei paesi aderenti all'Uem in termini di
ca.p ac ita di penetrazione sui mercati este
ri, e possibile disaggregare le esportazioni
degli undici paesi, distinguendo quelle
dirette all'esterno e quelle dirette all'inter
no dell'area Uem ed esaminare gli anda
menti delle singole quote; appartenendo i
paesi ad un'unica area valutaria, esse
dovrebbero riflettere il complesso degli
altri fattori di c o m p e t it iv it a (prezzi alla
produzione, differente specializzazione
geografica e merceologica, ecce tera).

La Tavola 1.5 mostra come la quota
relativa del nostro paese nell'ambito degli
11 paesi Uem sia rapidamente diminuita
negli ultimi anni con riferimento s i a ai
flussi diretti all'esterno dell'area, sia a
quelli diretti all'interno di essa. Cia si e
verificato anche nel 1999, quando l'Italia
ha saputo (0 potuto) approfittare meno
degli altri del deprezzamento dell'euro
rispetto al dollaro. Complessivamente,
negli anni 1996-99 la comp e ti tiv ita di
prezzo dell'Italia all'export, misurata dal
tasso di cambio effettivo reale calcolato
dalla Banca d'Italia, ha mostrato un net
to peggioramento rispetto a Francia e Ger-
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mania; fatto pari a 100 il valore dell'indi
catore nel 1996 per i tre paesi, esso risulta
nel 1999 pari a 93,1 per la Francia (media
del periodo gennaio-ottobre), a 93,3 per la
Germania e a 99,5 per l'Italia.

Dalla Germania proviene oltre un terzo
delle esportazioni Uem verso i paesi
esterni all'area, una quota abbastanza
stabile negli ultimi quattro anni; la Fran
cia, che rappresenta il secondo paese
esportatore tra i paesi Uem, h a mante
nuto una frazione intorno al 18% dal 1995
al 1998 ed e passata al 18,8% nel 1999. In
crescita sono risultati anche l'Irlanda e,
in misura minore, l'Austria e i Paesi Bas
si. Considerando soltanto il risultato del
1999, che rappresenta l'anno di effettiva
vigenza di cambi fissi tra i paesi consi
derati, sono state perse quote oltre che
dal nostro paese, anche da Germania,
Spagna e Finlandia.

A livello settoriale, negli anni successivi
al 1996 l'Italia ha perso quote soprattut
to nei settori tradizionali, i prodotti
manufatti in generale e, in particolare, i
macchinari e i mezzi di trasporto; per i
primi la quota dell'Italia sulle esporta
zioni Uem e passata dal 23,6% nel 1996 al
22% nel 1999 e per i secondi dal 14,7%
all'1l,9%. In diminuzione risulta anche la
quota nel settore della chimica. Sono inve
ce in crescita le quote italiane nei settori
alimentare e delle materie prime non
energetiche, che tuttavia rappresentano
un ammontare abbastanza limitato delle
nostre esportazioni.

La flessione della quota italiana nel
1999 e stata generalizzata verso tutte le
aree e particolarmente rilevante verso il
Giappone, i paesi dell'Africa, Caraibi e
Pacifico aderenti alla convenzione di Lome
(ACP) e quelli del Mediterraneo. Una dimi
nuzione si e registrata anche verso gli Sta
ti Uniti, no no stante il deprezzamento
dell'euro verso il dollaro.

Per la Germania, il calo della quota di
esportazioni su quelle dei paesi Uem e
attribuibile essenzialmente ai macchinari
e mezzi di trasporto e risulta particolar
mente pesante data l'elevata specializza
zione del paese in questo settore (le espor-
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Tavola 1.5 - Quote delle esportazioni dei paesi dell'Unione economica e monetarta europea verso
l'esterno e l'interno dell'area. Anni 1995-99 (co m.posiz io n i percentu ali)

PAESI

Italia
Belgio e Lussemburgo
Germania
Spagna
Francia
Irlanda
Paesi Bassi
Austria
Po rto g a l lo
Finlandia
Uern

Italia
Belgio e Lussemburgo
Germania
Spagna
Francia
Irlanda
Paesi Bassi
Austria
Ponogallo
Finlandia
Uern

AI\NI

1995 1996 1997 1998 1999

ESPORTAZIONI VERSO I PAESI EXTRA-UEM

15,1 16,2 15.6 14.9 14.0
7.4 7,4 7,7 7.5 76

35,5 34,4 34.2 34,6 34.2
5,0 5,4 4,9 5,0 4.7

18.2 18,0 17,9 18.1 18 8
3.0 3,1 3,6 4 1 4.7."
8,6 8,3 8.6 8,6 8.8
2,8 2,9 3,1 3,0 3.2
1.0 1,0 1.0 0,9 0.9
3.2 3 .i 3,4 3,3 3.1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ESPORTAZIONI VERSO I PAESI UEM

12,5 12,8 12.4 11.9 11.7
13,2 12,8 12.6 12.5 12.7
26.4 26,0 25,4 25,6 ') - ..,

-). ,

6.4 6,9 6.8 7,3 6,9
17,2 17,0 17.3 17,3 17.3

2.2 2,4 2,6 3,1 3.2
15,0 15,1 15,7 14,9 15.1

3,9 3,8 3.9 ,4.0 4.0
1,6 1,8 1.8 1,8 1.8
1,6 1,4 1,4 1,6 1.6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: El a b o ra z i o n i Istat su dati Eurostat

tazioni tedesche in tale comparto coprono
oltre il 40% delle esportazioni Ue m).

La Francia ha aumentato la propria
penetrazione sia nel settore alimentare,
dove e tradizionalmente forte, sia in quel
10 meccanico e dei mezzi di trasporto. Su
base geografica si verifica una buona
performance verso i paesi dell'Europa cen
tro-orientale, verso i paesi del mediterra
neo e quelli dell'Opec; per tutte queste
aree, un importante contributo e venuto
dal settore chimico e dai macchinari e
mezzi di trasporto.

Per quanto riguarda gli scambi
all'interno dell'area Uem (calcolati sulle
cessioni), la perdita di quota dell'Italia e
stata di ampiezza minore (dall'1l,9% del
1998 all'11, 7% nello scorso anrio). Anche in

questo caso emerge, negli ultimi quattro
anni, il guadagno di quote da parte della
Francia ed e evidente un recupero della
Germania rispetto al minimo del 1997.

Commercio estero dell Tt alia

Nel 1999, per il terzo anna consecutivo, il
saldo attivo della bilancia commerciale e
diminuito in misura sensibile: in termini
assoluti, i l surplus si e ridotto di oltre 23
mila miliardi, con una flessione in valore
sia delle esportazioni (-1,7%, rispetto a
+4,1% nel 1998) sia delle importazioni
(+4,1% rispetto a +5,9% del 1998).

Da un punto di vista congiunturale, la
flessione delle esportazioni si e concentra-
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ta nel primo trimestre, quando, al netto
dei fattori stagionali, si e registrata una
diminuzione del 3% rispetto al trimestre
precedente (Figura 1.12). La successiva
ripresa e culminata nel quarto trimestre,
con un incremento dell' export del 4,4%,
grazie soprattutto ai flussi diretti verso i
paesi extra europei, cresciuti del 7,8%
nell'ultimo trimestre dello scorso anna
rispetto al precedente e del 9% nel primo
trimestre 2000. Per quanto riguarda Ie
importazioni, il picco si e verificato nel
terzo trimestre (+6,6% rispetto al prece
de nte). determinato anch'esso soprattut
to dai flussi extra-De (Figura 1.13).

Le cessioni verso i paesi De sono lievemen
te calate 10 scorso anno, mentre si e regi
strato un aumento degli acquisti, determi
nando in tal modo quasi l'azzeramento del
surplus commerciale nei confronti di que
st'area (Tavola 1.6). Nel complesso, il mer
cato comunitario ha assorbito il 57,4% delle
nostre vendite all' estero, circa mezzo punto
percentuale in p iu rispetto al 1998, grazie a
una domanda p iu favorevole rispetto ai pae
si terzi, che ha incoraggiato l'orientamento
delle imprese italiane verso il mercato euro
peo. La quota di acquisti proveniente da
quest'area ha invece subito una riduzione
sensibile, anche a causa dell'apprezzamento
del dollaro e dei prezzi delle materie prime,

fattori questi che hanno determinato una
significativa crescita in valore delle impor
tazioni extracomunitarie.

Le cessioni sono cresciute soltanto verso
l'Irlanda, la penisola iberica e la Grecia. In
particolare, verso la Spagna si registra il
sal do attivo pill elevato in ambito comuni
tario. I prodotti italiani maggiormente
esportati verso quel paese sono stati il
cuoio e prodotti in cuoio, i prodotti tessili
e dell'abbigliamento e le parti staccate di
autoveicoli. Le cessioni verso gli altri paesi
comunitari hanno registrato flessioni, pill
marcate nel caso della Finlandia
(-9,8%), del Regno Unito (-3,4%) e dei Paesi
Bassi (-2,7%). Significativa risulta anche
la flessione delle vendite verso la Germania,
a cui si e contrapposto un consistente
aumento degli acquisti (+4,2%), determi
nando cosi, per il secondo anna consecuti
vo, un saldo commerciale negativo con il
nostro principale partner commerciale
comunitario. Infine, sono risultati in forte
crescita gli acquisti dall'Irlanda, dalla
Grecia e dalla Finlandia.

La dinamica degli scambi commerciali
dell'Italia con le altre aree geo economiche
mostra un incremento delle esportazioni
solo verso gli Stati Un iti e i Nuovi paesi
industrializzati asiatici; tra le rimanenti
aree si osserva una staz io nar ieta per gli

Tavola 1.6 - Interscambio commerciale dell'ltalia per area geoeconomica. Anno 1999 (miliardi di
lire e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDO
AREE GEOECONOMICHE Miliardi Variazioni Miliardi Variazioni Miliardi

di lire percentuali di lire percentuali di lire

Ue 240.475 -0,8 239.900 2,1 575
Eft a 16.988 -0,8 16.511 0,2 477
Russia 3.338 -38,3 8.153 26,2 -4.815
Altri paesi europei 29.536 0,0 20.888 6,9 8.648
Turchia 5.503 -22,5 3.486 18,6 2.017
Paesi Opec 13.628 -4,3 21.107 11,8 -7.479
Usa 39.803 8,2 9.408 2,7 20.395
Paesi Mercosur 7.581 -17,8 5.226 -1,3 2.355
Cina 3.551 -0,4 9.682 15,2 -6.131
Giappone 6.793 -3,1 9.987 21,5 -3.194
Npi asiatici 11.555 2,9 7.587 6,1 3.968
Altri paesi 40.371 -5,3 32.335 2,6 8.036
Totale 419.124 -1,7 394.271 4,1 24.853

Fonte: Istat, Indagine sui commercia can l'estero
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Figura 1.12 - Esportazioni per paese di destinazione. Anni 1997-2000 (dati destagionalizza
ti, variazioni percentuali rispetto al periodo precedente)

10

8

6

4

2
~ 0

-2

-4

-6

-8
1997

DUe

1998

D Extra-Ue

1999

II Totale

2000(a)

Fonte: Istat, Indagine sui commercio con I'estero
(a) Per i l primo trimestre 2000 la variazione t ota lc e quella relativa ai paesi Ue e calcolata come variazione della

media del p ri m o bimestre 2000 rispetto alia media del quarto trimestre 1999.

Figura 1.13 - Importazioni per paese di provenienza. Anni 1997-2000 (dati destagionalizza
t i, variazioni percentuali rispetto al p e rio do precedente)
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Altri paesi europei, mentre appaiono in
forte regresso Ie vendite dirette in Russia,
in Turchia e nei paesi del Mercosur (Bra
sile, Paraguay, Uruguay e Argentina).

Le vendite verso la Russia sana dimi
nuite in quasi tutti i comparti, in parti
colare per Ie macchine e gli apparecchi
meccanici, i mobili e gli altri prodotti
dell'industria manifatturiera, i prodotti
petroliferi raffinati, i mezzi di traspor
to, i prodotti alimentari, bevande e
tabacco, il cuoio e prodotti in cuoio e i
prodotti agricoli in generale. Un vero e
proprio crolla ha caratterizzato Ie vendi
te dirette in Turchia, specie nei settori
degli apparecchi elettrici e di precisione,
delle mac chine ed apparecchi meccanici e
dei mezzi di trasporto. La flessione delle
vendite verso i paesi del Mercosur ha inte
ressato soprattutto Ie macchine e gli
apparecchi meccanici e i mezzi di tra
sparta. Negli Stati Uniti, invece, si riscon
trano aumenti delle vendite da parte di
tutti i settori di a tt iv it.a economica, ad
esclusione di quello dei metalli e prodotti
in metallo; nei Nuovi paesi industrializ
zati asiatici Ie maggiori vendite hanna
riguardato gran parte dei prodotti tra
sformati e manufatti.

II forte aumento delle importazioni
ha interessato tutte Ie aree, can la sola
eccezione dei paesi del Mercosur. La
maggiore crescita si registra per Rus
sia, Giappone, Turchia, Cina e i paesi
Opec. Dalla Russia sana significativi gli
incrementi negli acquisti di prodotti
energetici e di metalli e prodotti in
metallo. L'aumento delle importazioni
di prodotti giapponesi e dovuto in gran
parte ai settori dei mezzi di trasporto e
delle mac chine e apparecchi meccanici
(rispettivamente +26,1% e +41,1%). La
Turchia ha incrementato Ie vendite verso
il nostro paese in molti settori, e in
maniera p iu significativa per i prodotti
tessili e dell'abbigliamento. In
quest' ultimo comparto si e registrato
un consistente incremento anche degli
acquisti dalla Cina che, d'altronde,
espande Ie proprie vendite in Italia in
quasi tutti i settori; significativi sana
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gli incrementi osservati nella meccanica
(ad esclusione dei mezzi di trasporto),
nel cuoio e nella gamma. L'aumento dei
prezzi del petrolia ha infine determina
to una forte crescita dell' import in valo
re dai paesi Opec.

Nel 1999 si e osservato un generale ridi
mensionamento delle esportazioni dei setto
ri tradizionali del made in Italy (Tavola
1. 7). Tra quelli che hanna sofferto maggior
mente si segnalano il cuoio e prodotti in
cuoio, i prodotti tessili e dell'abbigliamento;
al contrario, aumenti relativamente signifi
cativi si sana avuti per Ie vendite dei prodot
ti chimici e fibre sintetiche, dei prodotti
petroliferi raffinati e del legno e prodotti in
legno. Per quanta riguarda Ie importazioni,
oltre al forte incremento osservato per i
minerali energetici e i prodotti petroliferi
raffinati, si nota una crescita decisa per i
mezzi di trasporto e gli apparecchi elettrici
e di precisione. Una riduzione ha invece
caratterizzato gli acquisti dei metalli e pro
dotti in metallo e, in misura minore, dei pro
dotti alimentari, bevande e tabacco e del
cuoio e prodotti in cuoio.

1.2.3 Livelli di attivitii settoriali

Nella prima parte del 1999 si e conclusa
la fase di rallentamento produttivo ini
ziata alia fine del primo semestre del
1998. II valore aggiunto totale al costa dei
fattori ed al netto dei servizi bancari
imputati ha registrato, grazie al chiaro
consolidarsi della ripresa nel secondo
semestre del 1999, un incremento pari
all'1,3% in termini reali.

II dato del 1999 conferma la debolezza
della crescita produttiva dell'Italia negli
ultimi quattro anni che, in termini di
valore aggiunto al costa dei fattori ai
prezzi 1995, e stata pari a +1,1% nel 1996,
+1,6% nel 1997, +1,5% nel 1998. Nel 1999
solo I'agricoltura ha conseguito un risul
tato particolarmente positivo (+5%)
rispetto all'andamento degli anni passati,
mentre I'industria in senso stretto, Ie
costruzioni ed i servizi hanna segnato
aumenti in linea can la dinamica
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Tavola 1.7 - Interscambio commerciale dell'ltalia per attivita economica. Anno 1999 (miliardi di lire e
variazioni percentuali rispetto all'a n n o p recedenre)

ESPORTAZIONI
SEZIONI E SOTTOSEZIONI
Dr ATTIVITA ECONOMICA

Miliardi
d i lire

Variazioni
percentuali

IMPORTAZIONI

Miliareli Variazioni
d i lire percentuali

SALDO

Miliareli
eli lire

Prodotti dell'agricoltura, della
sllvicoltura e della pesca

Prodotti delle miniere e delle cave
Minerali energetici
Minerali non energetici

Prodotti trasformati e manufatti
Proelotti alimentari, bevande

e tabacco '
Proelotti elell'inelustria tessile e

ele 11'a b bigliamento
Cuoio e proelotti in cuoio
Legno e prodotti in legno
Carta e proelotti d i carta, stampa

e d editoria
Prodotti petroliferi raffinati
Prodotti chimiei e fibre sintetiche

e artificiali
Artieoli in gomma e in materie

plastiche
Proelotti elella lavorazione eli

minerali non metalliferi
Metalli e prodotti in metallo
Macchine e apparecchi meccanici
Apparecchi elettrici e d i precisione
Mezzi d i trasporto
Altri proelotti elell'inelustria

manifatturiera Ceompresi i m o b i l i )
Mobili

Energia elettrica, gas, acqua
Altri prodotti n.e.a.
Totale

Fonte: Istat, Inelagine sui commercio con l'estero

6.873
809

48
761

409.297

22.821

44703
20.231

2.490

9318
4965

37.205

15.517

15.758
33.217
85.655
41024
48.097

28.297
14.946

45
2.099

419.124

-1,5
-3,5
60,0
-5.8
-1.7

2,6

-5.8
-6,4
3,1

-2,5
5.6

7.0

-1,2

-1,4
-7,2
-2,3
-0.4
-2,2

1.2
-1.1
7,1
1,8

-1,7

16.049
29.477
26.201
3276

345623

29.'152

20.403
7652
5614

11.751
6079

53579

9095

4709
38.834
33.199
59.033
59 536

6.687
1.601
2.757

365
394,271

-6,5
16,9
20,2
-4,1
3.7

-2,9

-1,4
-2,5
3,9

2,9
15,1

3,7

5,4

1,9
-8.2
6,7
7,9

12,5

5.6
17,1
-2,2
54,7

4,1

-9176
-28.668
-26.153

-2.515
63674

-6.631

24.300
12.579

-3.124

-2.433
-1114

-16.374

6.422

11.049
-5617
52.456

-18.009
-11.439

21.610
13345
-2.712
1.734

24.853

dell'insieme dell'economia, facendo regi
strare una crescita rispettivamente
dell'1,7%, dell'l,l% e dello 0,9%.

Se s i guarda a i dati in volume a prezzi
base espressi in m il ioni di euro del 1995
(Tavola 1.9), nel 1999 il valore aggiunto in
Italia e cresciuto dell'1,2%, in Germania
dell'1,8%, in Francia del 2,7% e in Spagna
del 3,1%.

In termini congiunturali il valore
aggiunto a prezzi base, che include i con
tr ibu ti commisurati al valore d e i b e n i
prodotti ed esclude le imposte specifiche
sugli stessi, e aumentato dello 0,6% nel
quarto trimestre dopo essere cresciuto
dello 0,5% e dello 0,9% rispettivamente nel
secondo e terzo trimestre. L'acquisito con
giunturale per il 2000 risulta q u i n d i pari
all'l%.

Settore prima rio

Nel 1999 la produzione agricola mon
d ia le e cresciuta, secondo le prime stime
della Fao, dello 0,9%, con andamenti diffe
renziati n e i v a r i continenti (Tavola 1.10) e
per i singoli prodotti. In particolare,
l'aumento e risultato pili sostenuto per i l
continente americana e pili debole in Afri
ca e Asia, mentre si e registrato un regres
so in Europa, Tra le colture, si segnalano i
sens ib i li incrementi della produzione d i
r is o (+3,3%), d i patate (+2,7%) e di uva
(+ 1,7%), mentre s i registrano flessioni per
i l frumento (-1,9%), il mais (-0,9%) e la
soia (-0,3%). All'incremento produttivo ha
fatto riscontro una nuova diminuzione dei
prezzi sia per l e produzioni vegetali, si a
per quelle zootecniche.
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Esportazioni delle regioni italiane

38

La dimin u zione del valore
delle espo rtaz io n i italia ne nel
1999 (-1,7% rispetto al 1998) e
stata caratterizzata da una
certa eterogeneitd per qu anto
riguarda le dinamiche delle
differentt reg io n i di prouen ien
za dei prodotti. La ripart i z io
ne nord-occidentale (che con
centra oltre il 40% delle espor
ta z io n i del p aese) ha presen
tato una diminuzione del
2,9%, con un andamento nega
tivo per tutte le reg io n i (Tatro
la 1.8). L 'area nord-orientale
ha presentato un lieve incre
mento, ma con una differen
ziazione notevole al suo inter
no. Nelle regioni centrali si e
verificata una flessione sign i
ficativa, con I'eccezione del La
z io . Nel Mezzogiorno, infine, si
e reg istrata la d i m i n u z io n e
maggiore (-3%), con due sole
regioni, la Basilicata e la Sar
degna, in controtenden za,

Ali'interno della zona nord
occidentale, il Piemonte (-3,6%)
e la Lombardia (-2,6%), pur
contribuendo insieme per il
40,7% all 'export nazionale,
hanno ridotto negli ultimi artn i
fa loro quota sul totale: il calo
delle vendite della Lombardia
nel 1999 ha colpito maggior
mente i settori deltabb iglia
mento e pellicce (-10,4%). dei
prodotti tess ili (-8,3%), dei me
talli e prodotti in metallo
(-9,6%) e dei prodotti dell'agri
coltura silvicoltura e pesca
(-9,2%), mentre co nsistenti con
tributi all 'export sono venuti
dai settori dei mezzi di tra
sporto, dei prodotti chimici e
dei prodotti alimentari,

Per quanta riguarda il Pie
monte, le perdite pill consi
stenti sono state registrate
per gli apparecchi elettrici e
di precisione (-8,2%), gli arti
coli di abbigliamento e pellic
ce (-7,3%), i metalli e i prodot
ti in metallo (-6,5%) e gli au
toveicoli (-6,5%). In aumento
sono risultate Ie vendite del le
gno e prodotti in legno, dei

p ro d o t t i p et ro l iferi raffinati,
dei prodotti della lauo ra z io n e
di minerali non metalliferi e
degli articoli in go mrn a e ma
terie plastiche. Ancbe la Ligu
ria ha registrato u n netto calo
delle esporta z io n i in molti set
tori, come quelli dei prodotti
metalmeccariici, del cuoio e
dei prodotti in cuoio e dei pro
dotti della lavorazione di m i
nerali non metalliferi,

Nella rip a rtiz i one nord
orientale, la regione Trentino
Alto Adige ha conseguito i mi
gliori risultati (+3,1%), au
mentando le vendite nei setto
ri dei prodotti al i m erita r i, del
cuoio e prodotti in c u o io, delle
m accb ine e apparecchi mecca
nici e degli autoveicoli; anche
il Veneto ha visto u n incremen
to delle p rop rie uen dite
all.'estero, specie nei prodotti
ch im ic i e fibre sintetiche e ar
tific iali, negli altri mezzi di
trasp orto, negli alt ri prodo tt i
dell Tn d u stri a m a n ifattu riera
e nel legno e prodotti in legno.
Il buon andamenio delle espo r
tazioni di queste due reg io ni,
dovuto sia alia specializza
zione in setto ri caratteristi ci
sia all 'oricntameruo delle uen
dite verso i mercati pill vivaci,
e stato controbilanciato dal
sostanziale calo delle cessioni
registrato dal Fri u li- Venezia
Giulia, specie nei settori del
tessile e abb igliamento, del
cuoio e prodotti in cuoio e nel
co mparto metalmeccan ico .

Nella ripartizione centrale
soltanto il Lazio ha visto ere
scere le sue esporta z ion i, gra
z ie al significativo au mento
delle uen dite di autoveicoli
(+26,1%), di prodotti cb im ici
e fibre sintetiche e artificiali
(+20%), della carta e prodotti
in carta, stampa ed editoria
(+13,6%) e degli apparecchi
elettrici e di precisione. Buono
e risultato anche l'andamento
dei comparti dei prodotti in
gomma e plastica e dei mobi
Ii. E' stata invece consistente

la ridu.zione delle vendite
allestero delle Marcbe, mani
festatasi in tutti i set t o r i di
specializzazione tradizionale.
Il calo delle vendite della To
scan a e risultato pill co n ten u
to, dovuto alia flessione nel
settore cuoio e calz atu re
(-4,5%) e in quello dei prodotti
tessili ed abbiglia merito . In di
m in u z io n e sono risultate an
che le vendite dei rnez zi di tra
sporto . In Umbria, inuece, Ie
esportazioni sono risultate
p ressocb e sta z io n.arie,

Tutte Ie region i dell'ltalia
meridionale (ad eccezione del
la Basilicata) b an no presen
tato flessioni pill 0 meno con
sistenti delle esp orta z io n i,
L 'ottimo ris u lta t o della Basi
licata e risco n trab ile in molt i
settori, t ra i quali prevale
quello dei mezzi di traspo rt o,
che pesa per circa il 70%
sullexport regio n ale, La [les
sione delle esporta z io n i
dell'Abruzzo ha rig uard ato
sop ra t t u.t t o gli apparec cb i
elett rici e di precisio ne, i rnez
z i di t rasp o rto e gli alt r i pro
dotti m a n ifattu rieri, Anche
l a Calabria e la Campania
b a n n o accusato riduzioni nel
le vendite all 'estero. la prima
ne i settori metalm ecca n ico,
delt'abbigiiamenro e del cuoio
e prodotti in cuoio; la seconda
negli app arec cb i elettrici e d i
p rec is io n e e nel tessile ed abbi
gliamento. La caduta delle
esportazioni della Puglia e
stata p es a nte n e i set tori degli
a ltri mez z i di t ra sp o rto, dei
m eta ll i e prodotti in m eta ll o e
dei tessili ed abbigliamento.
Al contra rio, si so no registra
ti aumenti delle vendite dei
prodotti cb i m i c i, macchine ed
apparecchi meccanici e appa
recchi elettrici e di precisione
e dei mobili. Nel Molise si sono
avute diminuzioni delle vendi
te di prodotti tessili ed abbi
gliamento e dei mezzi di tra
sporto, in parte bilanciate
dall'aumento delle cessioni di
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prodotti delle m in.iere e delle
cave, articoli in g om m a e m a
terie plastiche e mobil i,

Per Ie regtoni dell Ttalia in
sulare si e registrata una ri
du z io n e delle vendite allestero

della Sicilia, determinata so
prattutto dalla p resenza, nel
1998, di co nsistenti co m messe
e m ouitn e nt i t emp o ra n e i di
mez z i di trasporto non terre
stri, in a u m ento so no invece ri-

sulta te le esporta z io n i della
Sardegna. s op rat t u tt o per
vendite di prodotti petroliferi
raffi n at i, m etallo e prodotti
in metallo e prodotti chimici e
fibre sin tetic b e e artificiali.

Tavola 1.8 - Esportazioni per ripartizione geografica e regione. Anni 1998 e 1999 (miliardi di
lire, compostzioni e variazioni percetituali rispetto all.'anno p recederite)

1998 1999
REGIONI

Miliardi Camp. Miliardi Camp. Val'. %
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

di lire % di lire % 1998-99

REGIONE

Piemonte 52175 12.3 50308 12,0 -3,6

Valle d'Aosta 559 0,1 554 0.1 -0,8

Lombardia 123.230 28,9 120.012 28.7 -2,6

Tren tino-Al to Adige 7.255 1.7 7.476 1,8 3,1
Veneto 59.202 13,9 60.861 14,5 2,8
Friuli-Venezia Giulia 15.755 3,7 14.778 3,5 -6,2

Liguria 5539 1,3 5.364 1,3 -3,2
Emilia-Romagna 49794 11,7 49604 11,9 -0.4
Toscana 34.142 8.0 33701 8,1 -1,3
Umbria 3.715 0,9 3.695 0,9 -0.5
Marche 13.185 3,1 10.930 2,6 -17,1
Lazio 17.288 4,1 18.555 4,4 7,3
Abruzzo 8.269 1,9 7.425 1,8 -10,2

Molise 945 0.2 936 0,2 -1,0

Campania 12 753 3,0 12.316 2,9 -3.4
Puglia 9671 2,3 9.484 2,3 -1,9

Basilicata 1.802 0.4 2.135 0,5 18,5
Calabria 467 0.1 438 0,1 -6,3
Sicilia 6907 1,6 6.584 1,6 -4,7

Sardegna 2869 0,7 3.040 0,7 5,9

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord-ovest 181. 503 42,6 176.238 42,1 -2,9
Nord-est 132.005 31,0 132.720 31,7 0,5
Centro 68.329 16,0 66.881 16,0 -2,1
Mezzogiorno 43.684 10,3 42.357 10,1 -3,0

Sud 33.907 8,0 32.733 7,8 -3,5
Isole 9.777 2,3 9623 2,3 -1,6

Province diverse non specificate 433 0,1 555 0,1 28,2

ITALIA 425.954 100,0 418.751 100,0 -1,7

Fonte: Istat, Indagine sui commercia can I'cstcro
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Tavola 1.9 - Valore aggiunto a prezzt base ai p rezzi del 1995 dei principali paesi europet per at
tivita econornica. Anni 1996-99 (variaziani p ercerituali rispetto all'an.no p recedente)

SETTORI DI ATTIVITA ECONOMICA

Agricoltura
Industria in senso stretto
Costruzioni
Servizi
- Commercio, Riparazione di autoveicoli e beni

per la casa, alberghi e ristoranti, trasporti
e comunicazioni

- Intermediazione monetaria e finanziaria;
a t t iv t t a i m m o b i l i a r i , noleggio e a tt i v i t a
professionali ed imprenditoriali

- Altre a tt iv it a di servizi
Totale

Agricoltura
Industria in senso stretto
Costruzioni
Servizi
- Commercio, Riparazione di autoveicoli e beni

per la casa, alberghi e ristoranti. trasporti
e comunicazioni

- Intermediazione monetaria e finanziaria;
a t t iv it a immobiliari, noleggio e a t t iv i t a
professionali ed imprenditoriali

- Altre a tr iv it a di servizi
Totale

Agricoltura
Industria in senso stretto
Costruzioni
Servizi
- Commercio, Riparazione di autoveicoli e beni

per la ca s a , alb erg hi e ristoranti, trasporti
e comunicazioni

- Intermediazione moneta ria e f i n a n z i a ria :
a t t iv it a immobiliari, noleggio e a tt i v it a
professionali ed imprenditoriali

- Altre a tt i v it a di servizi
Totale

Agricoltura
Industria in senso stretto
Costruzioni
Servizi
- Commercio, Riparazione di autoveicoli e beni

per la casa, alberghi e ristoranti. trasporti
e comunicazioni

- Intermediazione monetaria e f in a nz iar ia ;
att i v i t a immobiliari, noleggio e a tt iv i t a
professionali e d imprenditoriali

- Altre a tt iv it a di servizi
Totale

Fonte: Eurostat
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1996

1,9
-1,4
4,1
1,8

0,6

3,2
1,8
1,2

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

0,5

4,7
0,7
1,1

5,1
0,3

-4,5
1,4

-0,8

2,5
2,0
1,0

18,3
1,8

-1,7
1,0

1,2

0,2
1,4
1,7

1997

1,1
1,8

-3,0
2,0

2,4

2,6
0,7
1,7

-0,4
2,4

-1,9
2,2

2,4

3,7
0,1
2,0

1,7
3,4

-10,3
2,0

4,7

0,7
1,3
1,6

2,4
5,6
2,0
3,1

4,1

3,3
1,7
3,6

ANNI

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA

1998

1,2
2,5
0,1
1,4

2,3

1,3
0,4
1,6

3,2
4,0

-5,1
2,8

3,4

4,1
0,5
2,6

2,6
1,7

-1,6
3,5

6,4

2,5
2,4
2,9

1,8
4,8
6,5
2,8

3,4

2,7
2,0
3,5

1999

5,1
1,7
1,1
0,9

1,5

0,1
1,1
1,2

1,8
1,0

-1,0
2,3

2,8

3,6
0,1
1,8

1,5
2,6
4,0
2,8

3,9

2,9
1,6
2,7

-2,1
1,8
8,1
3,3

4,5

3,5
1,6
3,1



Tavola 1.10 - Produzione agricola nel mondo
per area geografica e principali
paesi. Anno 1999 (variazioni per
centuali rispetto all'a n no prece
dente)

AREE GEOGRAFICHE

Mondo
Africa
America centro-settentrionale

Stati Uniti
America meridionale

Argentina
Brasile
Venezuela

Asia
Cina
India

Europa

Oceania
Australia

Fonte: Fao, Bollettino statistico nn. 3/4. 1999

Va ri a z i o n i %l

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

-0,6

1,3
3,0
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Per quanto riguarda paesi aderenti
a llUe , i primi dati resi noti da Eu r o st a t ,

derivati dalle stime effettuate dai paesi
membri sulla base delle nuove definizioni
del Sec95, mostrano un incremento dei
volumi produttivi pari all' 1%, come s i nte
si di una crescita positiva per le produ
z.io n i sia vegetali (+2%) sia zootecniche
(+1 %). La crescita della produzione ha
riguardato tutti i paesi ad eccezione di
Irlanda, Spagna, Svezia e Danimarca
(Tavo la 1.11).

Tra l e produzioni agricole, significati
va e la contrazione per i cereali (-6%) e
per l'olio d'oliva (-12%). Di cont ro , sensi
bili incrementi s i so no verificati per le
piante orticole (+2%), le piante i n du
striali (+4%), il vino (+6%) e la frutta
(+ 10%). Il livello dei prezzi ha registrato
una diminuzione in tutti i p a e s i , in

Tavola 1.11 - Principali indicatori agricoli nei paesi dell'Unione Europea. Anno 1999 (uart a z ion i
percen.tuali rispetto all'anno precedenteJ (a)

Contributi Indicatore A

PAESI PRODliZIONE DELLA BRANCA (b)

AGRICOLA CONSUMI INTEIUvIEDl

Quanuta Prezzi Quantna Prezz i prezzi correnti

Italia 2 -3 0 0 -6 -2 -2 -2
Belgio 3 -10 0 -1 23 -11 -3 -9
Danimarca -2 -4 -1 -4 -4 -10 -2 -11

Germania 2 -4 -1 -1 3 -4 -2 -3
Grecia 1 0 0 2 -1 -1 -3 0

Spagna -3 -1 2 -2 4 -6 -5 -3
Francia 2 -4 0 -1 1 -6 -3 -4
Irlanda -1 -2 0 -1 -12 -11 -3 -12

Lussemburgo 3 -2 4 -2 -2 -2 -5 2

Olanda 4 -7 1 -2 16 -6 -3 -6
Austria 3 -2 0 -1 -7 -3 -2 -1
Portogallo 18 -3 5 0 -10 16 -3 16
Finlandia 5 -2 4 -2 -4 -3 -3 -2
Svezia -1 0 0 -2 1 2 -3 6
Regno Unito 0 -4 -1 -2 1 -3 -4 -2
Vern 1 -4 0 -1 0 -4 -3 -3
Ve 1 -3 0 -1 0 -4 -3 -3

Fonte: Eurostat
(a) Sec95 - Conto satellite dell'agricoltura. gennaio 2000 (dati provvisori).
(b) Indicatore del reddito reale dei fattori per u n ita di lavoro , calcolato dividendo per le u n it a d i lavoro i l valore aggiunto net

to al costa dei fa ttor i , deflazionato con i l deflatore implicito del PIL d i ci ascu n paese e convert ito in Euro al tasso d i cam
b io del 1995.
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maniera p iu marcata in Belgio e nei Pae
si Bassi.

SuI versa nte delle produz io n i animali si
nota una moderata crescita complessiva
( + 1%). In particolare, si segnala una forte
ripresa .della produzione di carne bovina
(+3%) e suina (+2%), mentre una diminu
zione si e avuta per la carne equina (-4%)
e ovicaprina (-3%), nonehe per il pollame
(-2%), a causa della scandalo del "pollo
a l la diossina" in Belgio. E rimasta sostan
zialmente stabile la produzione di latte. I

. prezzi subiscono una nuova caduta (-5%),
piu sensibile per la carrie suina (-8%), per
il pollame (-7%) e le uova (-6%).

I consumi intermedi sono rimasti sta
zionari in termini di qu a nr ita , mentre
sono diminuiti leggermente i prezzi. La
riduzione delle qu a nt ita utilizzate nel
processo produttivo ha interessato in par
ticolare i concimi (-2%), che han no
mostrato una contrazione anche dei pre z
z i d'acquisto (-3%). Sono cresciuti in qua
si tutti i paesi membri, invece, i prezzi
dei prodotti energetici (+5%).

In virtu della diminuzione d e i prezzi
dell'output (-3%) e della sostanziale sta
si dei consumi intermedi, il valore
aggiunto al costa dei fattori ha sub ito
una significativa flessione in termini
nominali (-4%).

Per l'insieme dei paesi membri Ue si
registra quindi una flessione del reddito
agricolo (-3%), misurato attraverso il
valore aggiunto netto reale al costo dei
fattori per u n ita di lavoro, che prosegue
la tendenza negativa in atto negli ultimi
anni. Cia va attribuito a lla nuova e decisa
caduta dei prezzi, ad una eccedenza quan
titativa della produzione di frutta, ortag
gi e coltivazioni industriali e ad una stasi
dei contributi a l la produzione, oltre che
ad una quasi st a b i l i ta degli ammorta
menti, cui si e associata una nuova con
trazione dell' occupazione (-3%).

A livello nazionale il 1999 ha visto una
forte crescita della produzione del com
parto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
(+3,3%), associata a un contenimento dei
consumi intermedi (Tavola 1.12): espresso
a p rez z i costanti, il valore aggiunto ai
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prezz i base e cresciuto del 5,1%. Si e regi
strata una nuova forte flessione dei prezzi
(-2,6%), mitigata da un sensibile incre
mento degli altri contributi a l la pro du
zione (+37,8%), soprattutto di quelli
agroambientali legati a i regolamenti n.
2078/1992 e n. 2080/1992.

La forte contrazione dei prezzi base,
pur provocando l'insoddisfazione dei
produttori per il riflesso negativo sui
redditi, h a contribuito al contenimento
del processo inflattivo, in presenza di
una flessione del prezzo d'acquisto dei
mezzi tecnici (-0,5%).

Riguardo ai singoli settori, si e regi
strata una significativa crescita della
produzione per l'agricoltura, associata
ad una caduta dei prezzi. Note positive si
sana avute per le produzioni forestali, cre
sciute del 13,8% in quantita , anche in que
sto caso si e assistito ad una diminuzione
dei prezzi. Infine, la pesca ha presentato
ancora un andamento sfavorevole in ter
mini di qu a ntita , bilancia to da un incre
mento dei prezzi; netta e risultata la per
d.it a in termini di valore aggiunto ai prez
zi di base (-6,1%). La nuova battuta
d'arresto e da associare, oltre a cause p iu
generali, anche al protrarsi del "fermo bel
lico" decretato nel Mare Adriatico a causa
della guerra del Kosovo.

Riguardo ai singoli gruppi e prodotti
del settore agricoltura, un buon incremen
to produttivo si e registrato nel settore
delle coltivazioni erbacee e in particolare
per le leguminose da granella (+8,6%), le
pat ate e gli ortaggi (+2,8%). Una forte ere
scita si e avuta anche per il mais (+10,7%)
e per il pomodoro (+24,8%), accompagna
ta tuttavia da prezzi in sensibile calo. II
settore delle coltivazioni legnose ha avuto
i migliori risultati produttivi (+12,5%):
infatti, ad una ottimo andamento delle
produzioni frutticole (+ 13,8%) si e asso
ciata la forte ripresa dei comparti olivi
colo (+22,5%) e agrumicolo (+29,7%).

SuI fronte degli allevamenti zootecnici
s i presentano segnali di ri presa (+ 1,5%),
con un andamento positivo per le carni
bovine (+2,80/0) e suine (+2,0%) e una fles
sione per il pollame (-1,5%) e le carni ovi-
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Tavola 1.12 - Principali risultati dell'agricoltura, silvicoltura e pesca. Anni 1997-99 (variaziani
p ercentuali rispetto all/anna precedente)

QUANTITA PREZZI VALORI
AGGREGATI

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

AGRICOLTURA

Produzione a prezzi base 0,1 0,8 3,4 -0,4 -1,6 -2,7 -0,3 -0,8 0,6
Erbacee -0,3 3,2 0,8 1,6 -3,8 -2,8 1,3 -0,7 -2,0
Legnose 0,5 -2,2 12,5 -3,5 7,0 -5,3 -3,0 4,6 6,5
Foraggere 0,4 -0,3 -0,4 6,0 -10,4 -1,9 6,4 -10,7 -2,3
Allevamenti 0,1 0,2 1,5 -1,9 -3,5 -1,8 -1,8 -3,3 -0,3
Servizi annessi 1,7 1,7 1,0 2,3 -0,5 -2,0 4,0 1,2 -1,0

Spese -1,9 0,1 -0,6 -1,0 -2,2 -0,5 -2,9 -2,1 -1,1
Valore aggiunto a prezzi base 1,2 1,1 5,3 -0,2 -1,3 -3,7 1,0 -0,2 1,4

SILVICOLTURA
Produzione a prezzi base 0,9 5,4 13,8 0,2 -2,8 -8,7 1,1 2,4 3,9
Spese 8,0 2,2 7,9 -4,0 11,4 3,8 3,7 13,8 12,0
Valore aggiunto a prezzi base -0,2 5,9 14,6 0,9 -4.7 -10,4 0,7 0,9 2,7

PESCA

Produzione a prezzi base 0,0 0,4 -5,6 -5,4 1,7 6,4 -5,4 2,1 0,4
Spese -0,5 -1,0 -4,0 -1.3 -0,7 3,2 -1,8 -1,7 -0,9
Valore aggiunto a prezzi base 0,2 0,8 -6,1 -6,8 2,7 7,5 -6,6 3,5 0,9

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Produzione a prezzi base 0,1 0,8 3,3 -0,5 -1,5 -2,6 -0,4 -0,7 0,6
Spese -1,8 0,1 -0,6 -1,0 -2,2 -0,5 -2,8 -2,1 -1,1
Valore aggiunto a prezzi base 1,1 1,2 5.1 -0,4 -1,2 -3,5 0,7 0,0 1,4

Fonte: Ista t , Conti economici nazionali

caprine (-1,2%). In netta ripresa risulta
anche la produzione di latte di vacca
(+1,8%), alimentata dall'effetto positivo
delle "quote latte aggiuntive" assegnate al
nostro pae se .

Per cia che riguarda pre zz i , in
sostanziale calo, Ie flessioni pill pronun
ciate si sono avute per Ie carni suine
(-8%) per Ie carni di pollame e conigli
(-3,5%) e per Ie uova (-3,2%). Oltre al cat
tivo andamento dei prezzi, anche altri
indica tori del reddito agricolo conferma
no Ie non brillanti performance del setto
reo Si acuiscono Ie diff'i co lta suI fronte
occupazionale (-5,5%), in particolare per
gli indipendenti (-6,2%). Unica nota posi
tiva e il forte incremento di p ro dutt iv it a

per addetto (+ 11,2%) che ci pone quasi ai
vertici e uro p e i.

L'elaborazione dei primi dati regionali
relativi alia produzione agricola mostra
andamenti abbastanza differenziati nelle
varie aree del paese (Tavola 1.13). Ad una
crescita pill pronunciata rispetto alia
media nazionale per il Sud (+6,2%), il
Nord-est (+4,2%) e il Centro (+3,6%), han
no fatto riscontro un aumento me no mar
cato nel Nord-ovest (+2,5%) e una secca
diminuzione nelle Isole (-2,4%).

La crescita del Sud e stata sostenuta da
alcune regioni, in particolare da Basilica
ta (+10,5%), Puglia (+8,1%) e Calabria
(+8,2%), dove Ie coltivazioni legnose hanno
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Tavola 1.13 - Indicatori del settore agricolo
per ripartizione geografica. Anno
1999 (variazioni percentuali ri
spetto all.'an no p recedente)

RIPARTIZIONI PRODUZIONE AGRICOLA

GEOGRAFICHE Quantita Prezzi Valori

Nord-ovest 2,5 -2,3 0,1
Nord-est 4,2 -3,0 1,1
Centro 3,6 -2,8 0,7
Sud 6,2 -4,1 1,8
Isole -2,4 -0,1 -2,5

Nord-centro 3,4 -2,6 0,7
Mezzogiorno 3,3 -2,8 0,4
ITALIA 3,4 -2,7 0,6

Fonte: Istat, Conti economici nazionali

ottenuto ottimi risultati produttivi.
Nell'Italia centrale variazioni positive
sono state registrate in Umbria (+9,2%) e
Laz io (+4,1%), anche in questo caso da
attribuire al buon andamento delle colti
vazioni legnose. Una leggera flessione e
stata invece osservata nelle Marche
(-0,3%). L'andamento negativo nelle Isole e
dipeso dalla flessione produttiva registra
ta in Sicilia (-3,80/0), area in cui la pro lu n
gata s i cc it a ha determinato diminuzioni
consistenti per cereali e coltivazioni or ti
cole. La Sardegna ha mostrato invece una
leggera crescita (+0,9%).

L'andamento dei pre z z i e stato decisa
mente negativo in quasi tutte Ie regioni,
ad eccezione del Trentino-Alto Adige
(+0,1%) e della Sardegna (+0,3%). Le fle s
sioni pili consistenti, superiori ai livelli
nazionali, si sono avute in Puglia (-5,6%),
Calabria (-4,2%), Basilicata (-4,0%) e
Molise, tra l e regioni meridionali. Fra
quelle settentrionali le cadute pili rilevan
ti hanno interessato Veneto (-3,2%), Friu
li-Venezia Giulia (-3,4%), Liguria (-3,5%) e
Emilia-Romagna (-3,3%).

Attiuitd industria le

L'aumento del valore aggiunto in volume
nell'industria in senso stretto e stato pari
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all'1,7% (Tavola 1.14) rispetto all'1,9% nel
1997 e al 2,5% nel 1998. La crescita e avve
nuta in presenza di una contrazione
dell'occupazione in termini di u n ita di
lavoro (-0,4% sia per il totale delle u n ita
di lavoro, sia per ciascuna componente):
la p ro d u tt iv ita , misurata in termini di
valore aggiunto al costa dei fattori per
u n ita di lavoro, e pertanto cresciuta del
2,1%, mentre nel 1998 era cresciuta sola
mente dello 0,5%.

I costi degli input produttivi, misurati
dai costi unitari variabili, sono aumenta
ti dello 0,2%, dopo il calo dell'l, 1% del
1998: la crescita e dovuta ad un aumento
dello 0,1% del Costo del lavoro per unita di
prodotto (Clup) e dello 0,3% dei prezzi
degli input. Il profilo del mark up, rima
sto stabile rispetto al 1998, ha fatto S1 che
i prezzi dell' output crescessero a loro vol
ta dello 0,2%, in linea con la dinamica dei
costi. Pertanto, il deflatore del valore
aggiunto al costo dei fattori e diminuito
nel 1999 dello 0,1%, dopo aver registrato
un calo del 2,1% nel 1998. La dinamica
salariale (+2,2% e stato l'incremento del
reddito da lavoro dipendente pro capite)
ha fatto S1 che il contenuto aumento dei
prezzi dell'output si riflettesse in una leg
gera riduzione della quota dei profitti su l
valore aggiunto dal 35,3% al 35,1%.

Alla crescita del valore aggiunto hanno
contribuito sia il settore dell'energia (pro
duzione di energia elettrica, gas e acqua,
estrazione di minerali e settore della raffi
nazione petrolifera), con un incremento del
6,5%, sia la trasformazione industriale
(a tt iv it a manifatturiere pili a tt iv it a
estrattive al netto dell'estrazione di mine
rali energetici e raffinerie di petrol io). con
un incremento dell'l,l%. Mentre l'energia
segna per il secondo anna consecutivo un
forte aumento (+6,7% nel 1998), la trasfor
mazione industriale, pur crescendo per il
terzo anna consecutivo dopo il calo del 1996
(-1,4%), presenta un significativo rallenta
mento (+2,5% nel 1997, +2,0% nel 1998).

Nel settore dell'energia l'aumento del
6,5% del valore aggiunto si accompagna
ad un calo del 2,2% delle u n ita di lavoro
(-1 % nel 1998): cio ha comportato una for-
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Tavola 1.14 - Aggregati di coritabtlfta nazionale per attrvita economica. Anni 1998 e 1999 (quote
percentuali e variazioni percentuali rispetto all'a n no p recedente)

SETTORI DI ATTIVITA ECONOMICA

Quote
sul valore aggiunto
al costa dei fattori
a prezzi correnti

aI lordo SHim

Valore
aggiunto

al costa dei
Fattori

ai prezzi
del 1995

valore
aggiunto

al costo dei
fanort

ai prezzi
del 1995

per addetto

Reddito
cia lavoro

dipendente
pro capite

Ula
torah

lila Cia
dtpendenf indipendenti

Deflatore
del valore

aggiunto
al costo

dei fattori

1998 1999

4,84 4,85

68,08 68,37

3,21 3,21

23,88 23,57

20,93 20,65
3,14 3,13

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria in senso stretto

Trasformazione industriale
Energia

Estrazione di minerali
Estrazione di minerali energetici
Estrazione di mi n e ral i non energetici

Attivitii manifatturiere
Industrie a l imentar i , bey. e del tab.
Industrie tc ss il i e dell'abbigliamento
Industrie conciarie, prodotti in cuoio,
pelle e similari
Industria del legno e dei prodotti in legno
Fabbricazione della carta e dei prodotti
d i ca r t a , stampa e d editoria
Fabbricazione di coke, raff. di petrolio.
trattamento dei combustibili nucleari
Fabbricazione di prodotti chimici e di
fibre sintetiehe e artificiali
Fabbricazione di articoli in gamma e
rna t e r i c p l a s t i c he
Fabbrieazione di prodotti della
lavorazione d i minerali non metalliferi
Produ z io ne di metalli e fabbricazione di
prodotti in metallo
Fabbricazione di macchine ed app. mecca
n ici , compresi la rip. e la manutenzione
Fabbricazione di macchine elettriche
e di app. elettriche ed ottiche
Fabbricazione eli mezzi di trasporto
Fabbricazione di m ob il i estrum. musicali
Altre industrie manifatturiere

Produzione e distribuzione di energia
elettrica, di gas, di vapore e acqua calda

Costruzioni

Servizi

0,44
0,25
0,19

21,26
2.24
2,36

D,59
0,57

1,45

o 52

1.62

0,90

.25

3,D7

2,37

1,95
1,31
0.68
1,04

2,17

0,48
0,27
0,21

20,81
2,23
2,19

0,55
0,59

1.50

0,37

1.62

0,88

1. 32

2,86

2,35

1,95
1.28
0,73
1.11

2,27

5,0

1,7

1,1
6,5

1,6
~5, 5
12.0

0,7
4,2
~4,4

~5.4

7,7

5,6

~9,4

0,5

0,9

5.5

~3,7

0,9

2,6
~0,2

8,4
8,1

11,8

1,1

0,9

11,2

2,1

1,4
8,9

0,5
0,4
8,5
1,0
3,9
~0,8

-3,7
4.2

5.9

-10,1

1,9

1.8

~3, 1

-O.5

3,6
2.2
8.3
8.0

16,0

-0,5

-1,1

1,5

2,2

2,4
0,1

0,5
1.5
2,3
2,4
3.0
3 ',J

3,0
2.1

6

1.8

2,7

3,4

1.8

2,4

0.8

3.D
1.4
2,5
2.4

0,1

2,1

1,6

-5,5

-0,4

-0,3
-2,2

1,1
-5.8
3,3

-0,3
0,3
~3.6

~ 1 8

3 4

6

0.8

1.2

-1.0

3,7

-0.6

1.4

~1.0

-2,4
0.1
0.2

-3,7

1,6

2,0

-4,3

-0,4

-0,3
-2,1

2,0
~6.1

4,7
-0,3
0.3

-2.9

~2.5

3.7

0.8

D,8

1.2

-0.3

3.5

-0.8

-1.8
~2.2

1.0
1.1

-3,6

1,1

2,7

-6,2

-0,4

-0,4
-5,5

-7,0

! !
-/,1

-0,3
0.1

-6,4

0.8
2.9

4,9

0,9

-7,5

5A

0.8

-1.4

4,0
-5,9
-2,5
-1,9

2,3

0,6

-1,9

-0,1

0,5
-3,6

10,2
16,6

1,9
0,1

-1.9
-0.1

1.6
~1.6

1.1

~ 19, 5

2.2

-0.5

3.1

~0.6

1.'±

O. I

1.4
1.8
1.5

-3,6

2,1

2,5

24,43 24,57

18.55 18,70
19,20 19,24

24,45 24,57
5,91 5,87

5,62 5,62
4,95 4,97
4,5D 4,50
3,33 3,31
0,81 0,83

2.4
1,9

3,3
5.9

2.5
4.0
2.2

-2, I
2,0

2.9
3,7
~O.4

2,0-1,0

4,3
-4,7

-3,2
5,1
2,0

5,0
1,2

5,0
-0.1
1.0

7,3
1,1

5,4
1,7

-0,4
-0.1
1.0
4.1
4,0

3,7

5,4
2.3
1.8

1,6

5,0
1,0

-0,4
0,3
0.7
2,9
4,0

6,2
1,1

0,8
3,5
1,9

2,8
2.4
D,5

2,8
3,8
1.6
1,9
1,9

2,0
2,3

1,7

-0,5
~1.4

0,8
~0,9

0,0
1,6

-0,2

-4.6
0,0

-0.5
-2,9
2.4

-4,7
-4,4

-0,1

0,3
0,6
4,3

0,4
~O,7
D,7
4,6
3,8

0,1
~3,4

1,5

1.4
1,1

13,57
3,44
7,56

13,54
3,40
7,49

Commercio, riparazioni, alberghi e
ristoranti, trasporti e comunicazioni

Co mmc rc io all'ingrosso, al dettaglio
e riparazioni
Alberghi e pubbltc i esereizi
Trasporti e comunicazioni

Intermediazione monetaria e finanziaria;
attivitii immobiliari ed imprenditoriali

Intermediazione moneta ria e finanziaria
At t iv it a i mrn ob i l i a r i , noleggio, a tt iv it a
professionali ed imprenditoriali

Altre attivitii di servizi
Pubblica amministrazionc e difesa;
a ss i cu ra z io n e sociale obbligatoria
Istruzione
Sa n i t a e altri s e rv iz i sociali
A1tri scrv iz i pubblici, sociali e personali
Servizi domestici presso Iarn. e cony.

TOTALE (a) 100,00 100,00 1,2 0,3 1,9 1,0 1,5 -0,3 1,7

Fonte: Istat, Conti economici nazionali

(a) Valare a g g iu nto al casto d e i fattari al lord o d e i servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati.
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aumento di redditi uita i nte
ressa anche il settore delle
costruz io n i, per it quale si ri
leva un incremento occupa
zionale pari all'I,9%; alla di
n amica occupazionale p osi
tiva dei seruiz i (+ 1,7%) cor
rispo n de una contrazione di
redd it iuitd, douu.ta essen
z ialrnente alla diminuzione
della p ro du.tt iuita nominale
dellavoro.

Nel 1999 Ie medio-grandi
irnp rese i n d u stri al i e d ei
servizi hanno mostrato una
diminuzione dell 'occupa zio
ne pari allo 0,9%, deriuante
da un aumento dell'L, 6% nel
le medie imprese (100-249
addett i) ed una di min uzio
ne dell'I,5% nelle grandi (250
addetti e pi.u.). L 'u.n.ico ma
cro - settore ad avere m o
strato di n am icb e occ up a
zionali negative e quello

percentu.ale, una sostanziale
stazio n arieta della produt
t itritd media del lauo ro, una
crescita del-L'L, 6% del costa
del lavoro e dell '1,8% delle re
tribuzioni per dipendente,
un aumento rileuante
(+6,2%), degli investimenti
per a ddetto, una diminuzio
ne dei m arg irii medi di red
di.tiuita, Complessivamente,
it segmento dimensionale con
100-249 addetti esibisce u.n
incremento deli'occupazione
e della redditiuita, mentre
tendenze opposte si risco n
trano nelle imprese con 250
addetti e oltre. Sotto il pro
filo settoriale, l 'in dustria in
senso stretto, in un contesto
di riduzione dell'occupazio
ne (-3,3%) e degli inuestimen
ti per addetto (-0,9%), reg i
stra un lieve incremento dei
margini di profitto lo rdo, un

SETTORI DI ATTIVITA ECONOMICA Addetti Valore aggiunto Costa del lavoro
CLASSI DIMENSIONALI per addetto per dipendente

Industria in senso stretto -3,3 2,3 2,2

Ad alta intenslta di ricerca e sviluppo -1,2 7,0 3,7

Ad alte economie di scala -4,9 0,7 2,8

Ad offerta specializzata -2,9 1,7 1,8

Industrie tr a d i z i o n a li -2,4 1,9 0,5

Costruzioni 1,9 9,9 0,1

Se rv iz i 1,7 -2,9 1,2

Imprese con 100-249 addetti 1,6 1,9 1,4

Imprese con 250 addetti 0 p iu -1,5 -0.4 1,8

Totale -0,9 0,0 1,6

L'andamento del sistema
produttioo nel bienn io 1998
99 trova significativi ele
menti di qualificazione nei
risultati dell'indagine "rapt
d a " che l 'Istat effettua nei
primi rnesi dellarino sui
principali indica tori eco no
mici delle irnprese con alme
no 100 addetti operanti
nell'industria e nei servizi.
Le i nfo rrn a z io rti statistiche
presentate di seg u ito si rife
risco no a 2.156 imprese, con
un 'occupazione pari a 1 m.i
lione 64 mila addetti nel
1999, che hanno risposto al
la rileuaz ione entro aprile
2000. I dati hanno carattere
ancora provvisorio.

Dalle analisi effettuate
(Tavola 1.15) emerge un
quadro articolato che reg i
stra una dimin u zio ne dell'oc
cupazione di quasi uri punto

Tavola 1.15 - Indicatori economici relativi aIle imprese industriali e dei servizi con almeno
100 addetti per attrvita economica e classe dimensionale delle Imprese, Anno
1999 (variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)

Dinamiche delle medio-grandi imprese
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dell'industria in senso stret
to (-3,3%); mentre le costru
zioni ed i servizi hanno regi
strato incrementi rispett i
vamente pari .all'1,9% ed
all'1,7%. Disaggregando if
settore industriale in senso
stretto in qu att ro comparti,
classificati in base allinten
sita tecnologica prevalente
ed alle caratteristiche dei
processi produttivi, e p ossi
bile rilevare il forte calo
deli'occupd zione (-4,9%) nei
settori di scala, rispetto ad
una diminuzione relatiua
mente modesta (-1,2%) nei
comparti a piil elevata in
tensita tecnologica. Nel
l 'ambito dei se ruiz i, tassi di
crescita dell'occupazione
particolarmente eleuati uen
go no reg istrati nel commer
cio, alberghi e pubblici eser
cizi (+5,6%) e nei seruizi alle
imprese (+5,7%).

Le dinamiche territoriali
evidenziano un risultato oc
cupazionale del Mezzogior
no meno negativo di quello
del complesso del Centro
nord. La migliore perfor
mance occupazionale viene
rilevata nelle regioni del
Nord-est (+2,5%), mentre il
risultato peggiore (-2, 7%)
si riscontra nelle regioni
centrali. La crescita della
domanda di lavoro dell/area
nord-orientale si riscontra
in tutti i c o mp a rt i di a tt i
vita eco no mica, la contra
zione occupazionale del
Nord-ouest e in gran parte
dovuta alia caduta deli'oc
cupa z io ne industriale. If
Mezzogiorno mostra un 'ap
prezzabile crescita dei ser
vizi e, in misura rni nore,
delle costruzioni, ma queste
din am icb e espansiue non so-

no state sufficienti a bilan
c iare il calo dell ioccup a z io
ne industriale.

Relativamente all.'o ccu-
pazione meridionale, risul
ta di un certo interesse di
sti ng uere tra quella assor
bita dalle 'imprese l ocaliz
zate nel Mezzogiorno e q uel
la relativa ad imprese con
sede legale al Centro-riord,
ma con u nita localipresenti
nelle regioni meridionali.
Secondo questa chiave di
lettu ra, a fronte di un ri d i
mensionamento dell'o cc upa
zione meridionale di irnp re
se con sede nel Nord-ouest
e nel Centro, si rileva una
forte espan.sio ne delloccu
pazione meridionale di irn
prese del Nord-est, ue rifi ca
ta in tutti i p ri nc ipal i set
tori di att iuita eco no m ic a .

L 'an alisi della dinamica
del costa e della p ro d u t ti
vita del lavoro mostra un
aumento dell'1,6% del costa
del lavoro pro capite e una
sta z io n arietd del valore ag
giunto per addetto. A que
sto andamento aggregato
corrispondono dinamiche
profondamente differenzia
te per dimensione, settore
di at t iuitd e localizzazione
delle imp rese. l'evidenza
piil m a rc ata e data dalla
performance delle medie
imprese che registrano un
tasso di crescita del costa
del lavoro apprezzabilmen
te inferiore a quello della
p r o d u t t iui t a (rispettiva
mente +1,4% e +1,9%); cia
determ i n a un miglioramen
to della re d d i t i uita lorda in
termini di quota sul ualore
aggiunto. Nelle grandi i m
p rese, i margini di profitto
peggiorano nel 1999 in rela-

zione s ia 'alla crescita del
costa del lavoro piil rap i d a
rispetto alle medie imp res e
(+1,8%), sia alia d.irn in u
zione della p ro d u tt itiitd del
lavoro, pari allo' 0,4%. Ap
profondendo L'origi ne di
quest'ultimo d ato, emerge
cb e i la debole p ro d utt iuita
nelle grandi imprese e im
putabile per intero al com
parto dei servizi (-3%),
m e nt re il settore industria
le mostra un aumento del
2,3%. L'evidenza di una ca
duta di p ro d u tt itrtta nei
servizi coinvolge anche Ie
medie i mp rese, m a con
u nrintensita n et ta m en.te in
feriore che consente di otte
nere un tasso medio di ere
scita del valore aggiunto
per a d d et t o so d d isfa c e n te,

Sotto il profilo settoriale,
appare evidente la crescita
del costa del lavoro per di
pendente nell'industria, net
tamente p iii rap ida nei set
tori innovativi e molto bassa
nei settori tradizionali.
Questo ordinamento, uerifi
cato anche per le retribuzio
ni lorde, segnala che la dina
mica salariale risulta leg a
ta in qualche misura alle
sp ecifi c ita dei settori pro
duttivi con rtferimen to alia
lora p errn eab il ita al pro
gresso tecnologico ed all/in
novazione.

Da rileuare, infine, che i
settori ad elevata intensita
tecnologica, pur mostrando
i p iu elevati tassi di crescita
dei salari, presentano co
munque notevoli incrementi
di re d d it iuita, consentiti d a
una crescita della p ro d u tti
vita dellavoro del 7%.
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te crescita della p r o d u tt iv it a , pari a
+8,9% (+7,8% nel 1998). La crescita dei
costi degli input di produzione (l'aumen
to dei costi variabili unitari e stato del
4,3%) deriva dalla sintesi di un aumento
dei prezzi dell' input del 9,5% (-13,6% nel
1998) e di una riduzione del Clup del 6,1%
(-5,9% nel 1998), dovuti rispettivamente
al forte aumento dei prezzi petroliferi e
ai consistenti incrementi di p rod u tt iv it a .
La diminuzione del mark up (-1,3%) ha
indebolito gli effetti dell'aumento dei
costi variabili unitari sui prezzi dell'out
put, cresciuti comunque del 3%. Tale
dina mica di crescita delle diverse gran
dezze ha determinato un calo (-3,6%) del
deflatore del valore aggiunto al costa dei
fattori: e possibile affermare, pertanto,
che l e tensioni inflazionistiche manifesta
tesi "a monte" del processo produttivo si
sono scaricate "a valle" solo parzialmen
teo Inoltre, la contenuta dinamica sala
riale (+0,1%) spiega l'aumento della quo
ta dei profitti su l valore aggi unto, passa
ta dal 69,8% del 1998 al 71,2% del 1999.

Nel settore della trasformazione indu
striale la crescita del val ore aggiunto al
costa dei fattori e stata pili contenuta e
pari a +1,1% (+2% nel 1998). Le u n ita di
lavoro sono diminuite dello 0,3%, deter
minando una crescita della p r o d u t t iv i t a
(+1,4%) inferiore a quella dell' industria
in senso stretto. La sostanziale stab il it a
dei costi unitari variabili (-0,1%) e dovu
ta ad una diminuzione dei prezzi
dell'input dello 0,3% (+0,5% nel 1998) e ad
un aumento del Clup dell'1,6% (-2,4% nel
1998). 11 profilo piatto del mark up, che
non ha registrato aumenti rispetto al
1998, insieme con la st ab il it a dei costi
unitari variabili ha determinato una leg
gera diminuzione dei prezzi dell' output,
calati dello 0,1 % (-0,2% nel 1998): il defla
tore del valore aggiunto ha quindi regi
strato un aumento contenuto (+0,5%).
Una dinamica salariale vivace (+3,1 %), in
presenza di prezzi dell'output in lieve
diminuzione, ha fatto S1 che la quota dei
profitti su l valore aggiunto passasse dal
30,5% al 30,1%.

Nell'ambito della trasformazione indu-

48

striale va segnalata, per il secondo anna
consecutivo, l'ottima performance del set
tore del legno e dei prodotti in legno, il cui
valore aggiunto e cresciuto del 7,7% nel
1999, con un importante risultato in ter
mini di pro du tt iv it a (+4,1 %), ottenuto
pur in presenza di una crescita significa
tiva delle u n ita di lavoro (+3,4%). Consi
derazioni analoghe possono essere svolte
per la fabbricazione di mobili e strumenti
musicali e per la gioielleria, oreficeria,
giochi e videogiochi.

Tra i settori in flessione si segnalano,
per il secondo anno, le industrie conciarie
e dei prodotti in cuoio, pelle e similari
(-5,4% nel 1999, dopo il calo del 7,5% nel
1998) e le industrie tessili e dell'abbiglia
mento che, dopo la non brillante perfor
mance del 1998 (+0,1 %), hanno visto dimi
nuire nel 1999 il proprio valore aggiunto
del 4,4%. Entrambi i settori hanno segnato
forti cali occupazionali (rispettivamente
-1,8% e -3,6%) e significativi arretramenti
della p r o dutt iv ita (rispettivamente -3,7%
e -0,8%).

11 profilo dell'offerta, visto attraverso
l'indice della produzione industriale, risul
ta pili piatto nel 1999 di quanto non emer
ga dai dati di val ore aggiunto: l'indice
generale e cresciuto infatti solamente dello
0,10/0. Guardando ai dati disaggregati per
settore e classe dimensionale (Figura
1.14), nel 1999 si e verificata una situazio
ne speculare a quella del 1998: in quell'anno
le imprese con meno di 200 addetti aveva
no registrato il tasso di crescita della pro
duzione pili elevato (+3,1% rispetto
all'1,5% delle imprese con 200 addetti e
pili); nel 1999 sono state invece le imprese
con 200 addetti e pili ad incrementare le
qu a ntita prodotte (+0,6%), mentre quelle
con meno di 200 addetti hanno presentato
una diminuzione della produzione
(-0,8%). Questa evidenza trova delle ecce
z io n i dal punto di vista settoriale
nell' industria del legno e dei prodotti in
legno (+6,3% l'incremento nelle imprese con
meno di 200 addetti, +1,6% in quelle con
200 e pili addett i), nella lavorazione di
minerali non metalliferi (+7,4% e +0,7%
rispettivamente) nella produzione di
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Figura 1.14 - Indice della produzione industriale per attivita economica e classe dimensio
nale. Anno 1999 (variazioni p ercen tu ali rispetto all'anno precedente)
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Fonte: Istar , Indagine sulla produzione industriale

apparecchi elettrici e di precrsrone (+2,2%
e -3,7%) e nei settori delle industrie delle
pelli e delle calzature, della produzione di
metallo e prodotti in metallo e della pro
duzione di macchine e apparecchi mecca
nici, dove pero le imprese con meno di 200
addetti hanno registrato solamente un
calo pili contenuto.

Per quanta riguarda la dinamica
infrannuale, nel quarto trimestre del 1999
il valore aggiunto a prezzi base nell'indu
stria in senso stretto e cresciuto dell'l,l%
rispetto al trimestre precedente, regi
strando COS! il terzo aumento consecutivo
nel corso dell'anno (+ 1,3% nel secondo tri
mestre e +1,7% nel terzo). L'acquisito con
giunturale per il 2000 risulta pari a +2,0%.

II profilo congiunturale risulta assai diffe
renziato per l'energia e la trasformazione
industriale. L'energia chiude l'anno con
una diminuzione del valore aggiunto nel
quarto trimestre pari a
-3,5%, dopo il calo dell'1,3% registrato nel
terzo, determinando COS! un acquisito con
giunturale pari a -3,5%. La trasformazio
ne industriale registra invece nel quarto
trimestre del 1999 il terzo incremento con
secutivo (+ 1,8%) dopo quelli del secondo
(+1,3%) e del terzo trimestre (+2,2%),
chiudendo il 2000 con un acquisito pari a
+2,8%. Va segnalato il forte contributo pro
veniente dai settori dei metalli e prodotti
in metallo e dei mezzi di trasporto che,
nell'ultimo trimestre del 1999, registrano
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una crescita sul trimestre precedente
rispettivamente pari a +5,1% e +3,5%.

In termini di u n it a di lavoro totali,
l'occupazione aumenr a nel terzo (+0,4%)
e cala leggermente nel quarto trimestre
(-0,1%), registrando diminuzioni conte
nute sia nell'energia sia nella trasforma
zione industriale. IIprofilo congiuntura
l e della p r o du tt iv it a , calcolata in termi
ni di val ore aggiunto a prezzi base per
u n it a di lavoro, risulta p erc i oLn crescita
per l'insieme dell' industria al netto delle
costruzioni (+ 1,1 % nel quarto tr irne s tr e )'
e per la tr a sfo r rna z i o n e industriale
(+1,9%) ma non per l'energia (-3,2%).

L'andamento congiunturale dei costi
degli input di produzione rivela il ma nife
starsi di tensioni nella seconda parte
dell'anno: i costi unitari variabili crescono
dell'1,4% nel quarto trimestre rispetto al
trimestre precedente quando avevano regi
strato gia un aumento dell' 1, 7%. Cio e dovu
to al forte incremento dei prezzi dell'input
(+2,2% e + 2% rispettivamente nel terzo e
quarto trimestre) su cui pes a la crescita
del prezzo del petrolio nella seconda parte
dell'anno. La dinamica dei prezzi dell'input
e stata in parte compensata dall'andamen
to discendente del Clup (-1,2% nell'ultimo
trimestre dell'anno e -1,0% nel terzo). La
sostanziale stab il ita del mark up(-O,I% nel
terzo e +0,1 % nel quarto trimestre) ha fatto
S1 che i prezzi dell'output crescessero in
linea con i costi variabili unitari (+1,5% e
+1,6% negli ultimi due trime stri).

L'analisi dei dati mensili dell'indice
della produzione industriale fornisce uti
li indicazioni circa l'evoluzione in corso
d'anno. Infatti, dai dati di ciclo trend
(Figura 1.15) si comprende come il 1999
sia stato caratterizzato da una chiara
ripresa. II confronto con l'indice riferito
all'area dell'euro mostra sia il ritardo
nell'avvio, sia la minore i ntens it a della
ripresa nella prima parte dell'anno, che
si inserisce in un quadriennio nel quale
l'indice nazionale della produzione ha
cumulato un divario considerevole r is p et
to a quello riferito all'area euro.

Pili in dettaglio, l'indice della produ
zione industriale dei beni di investimento
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mostra chiaramente un punto di svolta
inferiore nel dicembre del 1998, antici
pando quelli dei beni di consumo e
dell'indice generale, collocabili nel primo
trimestre del 1999 e qu e ll'o dei beni inter
medi che si profila agli inizi del secondo
trimestre.

Se ruizi

Nel 1999 il valore aggiunto al costa dei
fattori ha reg istrato nei s e rvrz i un incre
mento pari allo 0,9% (Tavola 1.14), pre
sentando per il secondo anna consecutivo
una diminuzione del ta sso di crescita
(+2,0% nel 1997, +1,4% nel 1998). I servizi
non market hanno mostrato un incremen
to dello 0,6%, segnando una ripresa dopo
la contrazione dello 0,1 % accusata nel
1998. II risultato del 1999 e stato accom
pagnato da un aumento delle un ita di
lavoro totali pari al 2%, cui ha co ntribu i
to in maniera pili marcata la crescita
dell' occupazione alle dipendenze (+2,7%
rispetto a +0,6% per quella indipendente).
La dinamica occupazionale, combinata
con quella produttiva, ha determinato un
ulteriore calo della pro du tt ivita (-1,1%)
dopo quello accusato nel 1998 (-0,2%). Le
tensioni inflazionistiche hanno segnato i
servizi nel loro insieme: in presenza di
costi variabili crescenti (+3,2%), dovuti
all'aumento sia dei prezzi dell'input
(+3,7%) sia del Clup (+2,7%) e di una ridu
zione del mark up (-0,5%), i prezzi
dell'output al costa dei fattori sono ere
sciuti del 2,9%. II deflatore del valore
aggiunto e quindi aumentato del 2,5%.
L'aumento dell'I,6% dei redditi da lavoro
dipendente pro capite ha fatto S1 che la
dinamica dei prezzi dell' output non si
riflettesse in un aumento della quota dei
profitti su l valore aggiunto, diminuita,
anzi, dal 28% al 27,4%.

Questo andamento si e manifestato, in
particolare, nei settori market oriented.
Infatti, nel raggruppamento che raccoglie
i settori del commercio, riparazione di
autoveicoli, alberghi, trasporti e comuni
cazioni, il Clup e cresciuto del 2,5% e i
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Figura 1.15 - Produzione industriale in Italia e nell'Uem. Anni 1996-2000 (ciclo trend) (a)
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(a) Il cicIo trend e stato calcolato a partire dagli indici grezzi con base 1995~100, mediante la procedura Tramo-Seats.

prezzi dell'input del 3,3%, determinando
un aumento dei costi variabili unitari del
2,7%. La sostanziale st a b i li ta del mark up
(-0,1%) ha portato a una crescita dei
prezzi dell' output del 2,6%. Il deflatore del
valore aggiunto e cresciu to del 2,0%. In
presenza di un aumento dei redditi da
lavoro dipendente pro capite (+1,7%), la
quota d e i profitti su l valore aggiunto e
rimasta ferma al 35,5%.

Nell'ambito di questo primo raggruppa
mento di servizi, che nel complesso ha regi
strato un incremento dell'1,5% del valore
aggiunto al costo dei fattori, va segnalata
l ' ottima performance del settore dei tra
sporti e comunicazioni (+4,3%) con aumen
ti delle unita di lavoro (+1,9%), e della pro
d uttivita (+ 2,4%). Questo quadro si e

combinato con una contenuta dinamica
salariale (+0,5% per i redditi da lavoro
dipendente pro capite) e con una contra
zione del deflatore del valore aggiunto
(-0,4%). In diffico lta , invece, e risultato il
settore degli alberghi e pubblici esercizi,
COS! come quello del commercio: entrambi
hanno registrato una bassa crescita, cali
di pro du ttivita e tensioni inflazionistiche.

Limitatamente al settore del commer
cia al dettaglio, i dati provenienti dalla
relativa indagine mensile permettono di
integrare il quadro precedentemente trac
ciato. Le vendite sono cresciute del 2,3%
in termini nominali, in particolare quelle
dei prodotti non alimentari del 2,5%, e
quelle dei prodotti alimentari del 2,1%.
Pill rilevante risulta il d iv a r io legato a ll a

- 1)~
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Dinamiche territoriali dell'attivita manifatturiera
In base ai dati prouenien ti

dal sistema di m o n itoragg io
trimestrale realizzato d al
L'Un io n.camere e d all'Istituto
Tagliacarne, con la collabora
zione delle Unioni region ali
delle camere di comrnercio,
posso no essere osseruati gli
andamenti congiu nturali del
L'attioita m a n tfatturiera a
livello regionale. I risultati
prouengo no da rilevazioni pe
riodiche su u.n campione di
circa 6.800 irnp rese manifat
tu.riere con phi di dieci ad
detti. Esse raccolgo no, a par
tire d al p rirno tri m estre
1997, informa zioni sulle ua
ri a z io n i dei principali in.di
cato ri economici delle impre
se e forniscono in.dicazioni
sull'articolazione territo ri a
le delle qua ntita prodotte ri
leuate dall Tstat a liuello ria
zio nale.

La decelerazione verifica
ta con ritm o progressivo nel
corso del 1998 b a p rotratto i

su.o i effetti fino al prime tri
mestre 1999; a partire dal se
condo trimestre, e in accordo
con gli indici rilevati a livello
nazion ale, si registra una ri
p resa diffusa nelle quattro
ripa rti z io n i, con performan
ce migliori nell/area centro
settentrionale.

La variazione media della
produzione rispetto all 'an no
p recede nte pone in risalto
una stagnazione dell'atti
vita p ro d u tt iua .

Territorialmente il dato
migliore si riscontra nel
Nord-est (+0,7%), seguito
dal Centro (+0,2%), mentre
ualo ri negatiui uengo no regi
strati nel Nord-ovest (-0,6%)
e nel Mezzogiorno (-0,7%).

Le macroaree p resentano
una certa differenziazione
al lo ro interno (Figura 1.16).
Nel Nord-est bu o n i risu ltat i
sono ottenuti in Friu.li- Vene
zia Giulia (+0,8%), Emilia
Romagna (+ 1,6%) e sop rat-

tutto Tren ti n o-Alto Adige
(+3,1 %), mentre in Veneto si
rileua una lieue dimin uzione
rispetto al 1998 (-0,5%). Nel
le regiorii del Centro, le buone
performance dellUmbria
(+3,4%) e del Lazio (+2,4%)
si contrappongono a dati di
sostanziale stagnazione nel
le Marcb e (-0,3%) e nella To
scan.a (-0,5%).

Nelle restanti aree, la ua
ria zione negativa del Nord
ovest e confermata anche nei
dati delle singole regioni (si
va dal -2% della Liguria, al
-0,8% del Piemorite- Valle
dAosta al -0,4% della Lom
bard.ia), mentre il Mezzo
giorno propene nuouamente
una situazione differenzia
ta, con variazioni positive in
Abruzzo (+2,2%), Basilicata
(+2,1%), Sardegna (+1%),
Mol ise e Sicilia (+0,9%), e di
minuzioni in Calabria (
0,4%), Campania (-1,3%) e
Puglia (-3,5%).

Per saperne di piii

UNIO
ra de

RE, ISTITUTO G. TAGLIA

ustria manifatturie
TE, UNIONI REGIONALI DELLE CAME

nelle regioni italiane, ciclost

forma distributiva, con una crescita del
la grande distribuzione del 5,8% e di quel
la tradizionale dell'1,6%. Tra Ie varie
zone del paese spicca la perfo rm a n ce del
le irnprese del Nord-est, che registrano un
aumento complessivo delle vendite del
5,6%; anche le imprese del Nord-ovest
mostrano una crescita superiore, seppure
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di poco, a quella media nazionale
(+2,6%), mentre nelle regioni centrali e
meridionali gli incrementi sono molto pill
limitati Crispettivamente +0,8% e +0,9%).
Molto significative sono Ie differenze
legate a ll a forma distributiva: ernb Ie ma
tico e il caso delle imprese nord-orientali
operanti nel comparto della grande
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Figura 1.16 - Produzione industriale per regione e ripartizione geografica. Anno 1999 (varia
ziani percentuali rispetto all'anna precedente)
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Fonte: Istituto G. Tagliacarne, Unioncamere, Unioni regionali delle Camere di commercio

distribuzione, per le quali l'incremento
delle vendite e stato del 14,8%, rispetto
ad una percentuale pari al 3,5% per la
distribuzione tradizionale. Importanti
divari si osservano anche per il Nord-ovest
(rispettivamente +5,7% e +1,9%) e per il
Mezzogiorno (+3,5% e +0,3%). Unica
ripartizione in controtendenza rispetto a

questo andamento e il Centro, dove la
grande distribuzione cresce di un mode
sto 0,7% e la distribuzione tradizionale
dell'l,l%.

Nel raggruppamento che aggrega i se r
vizi di intermediazione finanziaria, atti
vita immobiliari e servizi alle imprese
una crescita molto accentuata dei costi
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variabili unitari (+4,6%), associata a un
calo del mark up (-1,5%), ha determinato
un aumento dei prezzi dell'output al costa
dei fattori, doppio rispetto a quello regi
strato per l'intera economia (+3,6% contro
+ 1 ,8% ). La quota dei profitti sul val ore
aggiunto e passata dal 37,1% al 35,4%. La
crescita dello 0,1 % del valore aggiunto al
costo dei fattori, e l'aumento delle u n ita
di lavoro totali pari al 5% hanno determi
nato un calo della p ro du ttivita del 4,7%.

II settore dell'intermediazione finanzia
ria, in particolare, ha accusato una contra
zione del 3,40/0 del valore aggiunto, una ere
scita delle unita di la voro dell' 1% (+ 1,7%
per le unita di lavoro dipendenti e -4,7% per
quelle indiperidenti). un calo della produtti
vita del 4,7% ed un'impennata del deflatore
del valore aggiunto pari a +5,9%. II settore
delle attivita immobiliari, noleggio e servi
z i alle imprese, registrando una crescita del
valore aggiunto dell'I,4% e delle unita di
lavoro del 6,2%, accusa un calo della pro
duttivita del 4,6%, dopo quello del 5,0%
registrato nel 1998.

Nell'ambito del raggruppamento che
raccoglie l e altre a ttiv ita di servizi, i nfi
ne, va segnalata la forte crescita degli
altri servizi pubblici, sociali e personali
(+4,6% in termini di valore aggiunto) e dei
servizi domestici presso famiglie e convi
venze (+3,8%).

II quadro complessivo che emerge con
ferma alcune preoccupazioni avanzate nel
Rapporto annuale del 1998 circa il r ie mer
gere del differenziale inflazionistico tra
industria e servizi che, in un contesto di
integrazione fra settori e mercati, p u o
generare di riflesso problemi di competiti
vita per le aree maggiormente esposte alla
concorrenza internazionale. Segnali di una
diversa tendenza emergono dal settore dei
trasporti e delle comunicazioni, dove le
modificazioni strutturali in atto ne stan
no migliorando la performance.

D'altra parte, l'analisi comparata delle
variazioni annue del valore aggiunto dei
principali settori di a tt iv ita economic a
(Tavola 1.9) per alcuni tra i pili im p o r
tanti paesi dell'area dell'euro mette in evi
denza il profilo di bassa crescita del set-
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tore dei serV1Z1 in Italia. E' da segnalare,
soprattutto, il brusco rallentamento del
tasso di crescita dei servizi finanziari in
senso lato Cincludendo sia i servizi di
intermediazione finanziaria, sia l e altre
a t t iv i t a immobiliari e i m p r e n d i t o r i a l i ) ,
che nell'ultimo anna si e quasi azzerato
(+0,1 %), mentre negli al tri paesi mantiene
i significativi tassi di crescita conseguiti
negli anni precedenti, con tendenze in al cu
ni casi all'accelerazione.

Per quanta riguarda la dinamica
infrannuale, il valore aggiunto ai prezzi
di base dei servizi ha registrato nel quar
to trimestre 1999 un aumento congiuntu
rale contenuto (+0,3%), analogo a quelli
del secondo (+0,2%) e del terzo trimestre
(+0,4%). L'acquisito congiunturale per il
2000 risulta pari a +0,5%, mostrando la
debolezza della dinamica produttiva con
cui il terziario si affaccia al nuovo anno.
II profilo congiunturale dei diversi settori
e simile, se si eccettua quello dei traspo r
ti e comunicazioni che ha segnato un
incremento pari a +0,9% nell'ultimo tr irn e
stre dell'anno.

Le u n ita di lavoro totali sono aumenta
te nel quarto trimestre (+0,7% rispetto al
trimestre precedente), registrando la
nona variazione congiunturale positiva a
partire dal quarto trimestre del 1997. II
contributo pili rilevante a tale crescita e
venuto dal raggruppamento che raccoglie
i servizi di intermediazione finanziaria,
a tt iv i ta immobiliari e servizi a ll e im p r e
se (+ 1,6%) mentre il solo settore dei tra
sporti e comunicazioni mostra un lieve
calo (-0,1%). La pro du tt iv it a , in termini
di valore aggiunto a prezzi base per u n ita
di lavoro, e quindi risultata in calo per
l'insieme dei servizi (-0,4% nel quarto tr i
mestre), con l'eccezione dei trasporti e
comunicazioni (+ 1%).

L'andamento congiunturale dei costi
degli input di produzione manifesta ten
sioni in particolare nel raggruppamento
dei servizi di intermediazione finanzia
ria, a tt iv it a immobiliari e servizi a l l e
imprese (+1,2% nel quarto trimestre),
dovute soprattutto a l la dinamica del
Clup eresciuto del 2,5% nel quarto trime-



stre, su base congiunturale. Il calo del
mark up nei servizi market oriented
(-0,1% nel raggruppamento che raccoglie i
settori del commercio, riparazione di
autoveicoli, alberghi, trasporti e comuni
cazioni, -0,5% nel raggruppamento dei ser
vizi di intermediaZione finanziaria, at t i
vita immobiliari e servizi alle imprese)
ha fatto SI che l e tensioni inflazionistiche
su l versantedei costi si riversassero sol
tanto parzialmente "a valle", con aumenti
dei prezzi dell' output rispettivamente
dello 0,6% e dello 0,7%.

Costruzioni

Nel 1999 il valore aggiunto al costa dei
fattori ha segnato nel settore delle costru
zioni un incremento dell' 1,1 % in termini
reali, dopo l'andamento sostanzialmente
stazionario del 1998 (+0,1 %) e la consisten
te diminuzione subita nel 1997 (-3%).
L'aumento del valore aggiunto nel 1999 e
stato accompagnato da un incremento delle
unita di lavoro totali dell'1,6%, derivante
da una crescita dell'l, 1% delle u nita di lavo
ro dipendenti e del 2,3% di quelle indipen
denti. Continua quindi, anche se in modo
meno accentuato rispetto allo scorso anno,
la ricomposizione delle posizioni professio
nali all'interno del settore a vantaggio degli
indipendenti, la cui quota e cresciuta tra il
1995 e il 1999 dal 41,2% al 43,5%.

L'incremento dei costi variabili unitari
(+1,9%), dovuto al forte aumento del Clup
(+3%) e a quello p iu contenuto dei prezzi
dell' input (+1,5%), insieme a ll a sostanzia
Ie sta b i lit a del mark up (-0,1,%) hanno
determinato un aumento dell'1,8% dei
prezzi dell' output al costa dei fattori. Il
deflatore del valore aggiunto e quindi ere
sciuto del 2,1%. La pro du ttiv ita e d irn i
nuita dello 0,5% rispetto al 1998 e la dina
mica salariale, dopo il calo registrato nel
1998 (-1,7%), ha segnato nel 1999 un incre
mento del 2,1%, cosicche la quota dei pro
fitti su l valore aggiunto e passata dal
27,7% al 27,3%.

Il confronto con alcuni dei principali
paesi europei (Tavola 1.9) mette in rilievo
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la contrazione del valore aggiunto per il
quarto anna consecutivo in Germania e le
performance rilevanti di Francia e Spa
gna, dove il settore delle costruzioni ha
registrato incrementi rispettivamente del
4% e dell'8,1%.

Considerando la dinamica infrannuale,
nel quarto trimestre del 1999 il valore
aggiunto a prezzi base nelle costruzioni
ha visto una crescita significativa su base
congiunturale (+2%) dopo quelle del secon
do (+ 1%) e del terzo trimestre (+ 1,2%),
cosicche l'acquisito per l'anno 2000 e pari
a +2,3%. Tale risultato, unito all'aumento
delle u n ita di lavoro totali pari allo 0,7%
nel quarto trimestre (+ 1% nel secondo e
+0,3% nel terzo), ha determinato una rile
vante crescita della pro du tt iv ita che,
dopo essere calata leggermente nel secondo
trimestre (-0,1 %) e aumentata nel terzo e
nel quarto (rispettivamente +0,8% e
+1,3%). I costi variabili unitari so no cre
sciuti dello 0,7% nel quarto trimestre
dopo essere aumentati dello 0,8% nel
secondo e dello 0,2% nel terzo: il contribu
to principale a tale andamento e venuto
dai prezzi dell' input, cresciuti su base
congiunturale dello 0,9% nel terzo e
dell'1,2% nel quarto trimestre, mentre il
Clup e calato rispettivamente dell'1,3% e
dello 0,7%, compensando le tensioni infla
zionistiche sugli input di produzione
ascrivibili a ll a dinamica ascendente dei
prezzi del petrolio. Il profilo sostanzial
mente piatto del mark upha fatto SI che i
prezzi dell' output aumentassero in linea
con gli andamenti registrati dai costi u n i
tari variabili.

1.2.4 Inflazione

Fasi iniziali di forrn az io ne dei prezzi

Nel 1999 si e verificata una ripresa del
le tensioni inflazionistiche, innanzitutto
attraverso il forte aumento dei prezzi dei
beni intermedi importati, a partire dal
secondo trimestre. L'impulso e divenuto
p iu forte nel terzo trimestre, quando si
sono verificati aumenti anche per i prezzi
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Flussi turistici nel 1999

Nel 1999 le strutture ri
cettive ufficiali italia ne
(alherghi e strutture com
plemeritari, che includono
campeggi, villaggi turisti
c i, ag rit u rism i, ostell i, ri
fugi ed altri allogg i) hanno
registrato 74 m ilio ni e 271
mila arriui, per un totale
di 309 milioni e 653 mila
presenze. Rispetto al 1998
si sono verificati au menti
del 2, 7% del n urnero di arri
vi e del 3,4% del riu.rnero di
giornate di presenza. u
1999 consolida la crescita
registrata nel 1998, dop o la
stagnazione del 1997.

Tale crescita e stata ali
men.tata sia d alla clientela
italiana (+2,3% per gli ar
riui e +2,4% per le presenze)
sia da quella straniera
(+ 3,2% per gli arriui e
+4,9% per le presenze), Que
sti dati confermano la ten
denza in atto da aicuni an
ni all/a u merito del tu.rismo
proveniente dallestero, In-

fatti, si e p assat i da 113
milioni di presenze nel 1995
a 127 milioni nel 1999 (di
cui 1'82% provenienti dai
p aesi eu ropei): Corrispon
denternerite, la quota di
presenze straniere e p assa
ta dal 36,8% nel 1995 al
41,8% nel 1999.

L 'analisi territoriale (Fi
gura 1.1 7) conferma tendenze
emerse negli ultimi anni. In
particolare, nel 1999 le regio
ni del Mezzogiorno e, sia pure
in misura minore, quelle del
Centro, hanno registrato i
piu elevati tassi di crescita
delle presenze nelle strutture
ricettiue, sia albergb iere (ri
spettiuamente +5,1 % e +4,1 %)
s ia complementari (rispetti
vamente + 7,0 e +5,4%). Le pre
senze straniere, aumentate
net complesso del 4,9%, banno
presentato nel Mezzogiorno
una crescita quasi doppia
(+9,9%). Per interpretare cor
rettamente tali dinamiche
va ricordato che le regioni

centro-meridionali pesano
per il 43,6% sulle presenze
complessiue, ed il solo Nord
est incide per il 40,2%.

Dall'indagine rap ida su
gli alherghi co n dotta dal
l Tstat con riferimento al
1999 e risultato che it 68, 7%
degli alherghi italiani e do
tato di personal computer
(+15,9% rispetto al 1995) ed
u 37,3% di uri indirizzo di
posta elettronica.

Oltre il 50% degli alher
ghi ha aderito a promozio
ni turistiche, il 68,1% ha
fatto ricorso alia p ubbli
cita e il 32,4% ha aderito a
forme di associazionismo,
a testimonianza di una cer
ta propensione alia collaho
ra z io ne imprenditoriale.

Nella graduatoria mon
diale degli arrivi dali'estero
(cornp rerisiui dei turisti che
b arino pernottato in alloggi
privati), l Tt alia ha conser
vato nel 1999 la quarta po-

Figura 1.17 - Presenze di italiani e di stranieri negli esercizi ricettivi per ripartizione geogra
fica. Anno 1999 (variazioni percentuali rispetto all 'art no p recedente)
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sizione, con quasi 36 rniliorii
di arrivi, e un aumento del
2,9% rispetto al 1998 (Tauo
la 1.16), inferiore tuttavia
rispetto al-L'au mento medic
registrato a livello mon d ia
le (+5,1 %). La crescita degli
arrivi dall'estero a livello
mo n di ale si e registrata in
fatti soprattutto in Spagna
e in Cina. Anche in termini
di quote del mercato tu ri
stico rnon diale l'Italia con
tinua a perdere terreno, es
sendo passata dal 7, 7% del
1980 al 5,6% del 1998 al
5,5% del 1999. Una flessione
della quota nel biennio 1998
99 ha caratterizzato anche
la Francia, gli Stati Uniti e
la Gran Bretagna.

Dall'indagine telefonica
"Viaggi e Vacan ze", con.dot
ta d all Tstat con cadenza
t rimestrale su un camp ione
di 14 mila fam iglie, il riu
mero di viaggi con pernot
t a m e n t o effettuati dagli
italiani nel 1999 e risultato

pari a 90 milio ni 209 mila,
di cui 1'84,4% in Italia. It
Lazio e stata la regione piu
uis itata, con sette milioni
664 mila arrivi con pernot
ta mento, di cui quattro
milioni 461 mila nel solo co
m u ne di Roma . Le escu rs io
ni (arrivi senza p ern.otta
mento), verso il co m u ne di
Ro m a sono state sei m il io
ni 928 mila. SuI totale degli
arriui italiani (11 milio ni
389 mila) il 59,7% e stato
rappresentato da uomini
ed il 40,3% da donne. It
quarto t ri mestre ha reg i
strato tre m il io n i 387 mila
a rriui, pari al 30% del tota
le in corso d'arino .

Relativamente ai soli ar
riui con pernottamerito
quasi la meta e attrib u ib i
le a persone residenti nel
Mezzogiorno (48,9%), il
37,8% a residenti nel Nord e
il 13,3% a residenti nel Cen
tro; il 47,4% e state co nsu
mato p res so st ru ttu re al
bergb iere, il 45, 7% in abita-

zioni di proprieta di p aren
ti 0 amici e il restante 6,9%
in altre st ru ttu.re ricettive
complementari (c arnpeggi,
ostelli, ecc .),

I turisti che hanno per
nottato aRoma nel 1999
b an no prenotato L'alloggio
e/o il traspo rto nel 52,5%
dei casi (il 34,5% delle volte
se rt z a rico rrere ad agenzie
di viaggio 0 operatori t u ri
stic i), It mezzo di t rasp o r
to pill utilizzato per rag
giungere la cap itale e stata
t'auto mobile (41,7%), se
guita dal treno (30,8%) e
dali'aereo (18,3%). La per
manenz a media, calcolata
sui totale degli a rriui con
pern.otta meruo, e stata pa
ri a 3,4 notti. La spesa me
dia g iorn aliera per persona
e stata di 150 mila lire
(245 mila lire per chi b a al
loggiato in albergo, 91 mila
lire per chi b a soggiorn ato
presso ab ita z iorii di pro
prieta 0 c o m e ospite di pa
re n ti 0 amici).

Tavola 1.16 - Arrivi internazionali. Prime sei posizioni nella graduatoria mondiale degli arri
vi dall'estero. Anni 1980,1998 e 1999 (ualo ri assolut i, compos izione e uariaz ion i
perceniuali) (a)

ARRIVI INTERNAZIONALI QUOTE Dr IvlERCATO VARIAZIONI
PAESI (m igl i a i a ) PERCEN1TALI

1980 1998 1999 1980 1998 1999 1999/1980 1999/1998

Francia 30.100 70.000 71.400 10,5 11,2 10,9 137,2 2.0
Spagna 22,388 47.743 51.958 7,8 7,6 7,9 132,1 8.8
Sta ti Uniti 22.500 47.127 46.983 7,9 7,5 7,2 108,8 -0,3
Ita I i a 22.087 34,829 35.839 7,7 5,6 5,5 62,3 2,9
Cina 3.500 24.000 27047 1.2 3,8 4,1 672,8 12,7
Regno Unito 12.420 25.475 25,740 4,4 4,1 3,9 107,2 1.0

Mondo 285.328 625.236 656.933 100,0 100,0 100,0 130,2 5,1

Fonte: Organizzazione mondiale per il turismo (Orn t)
(a) I paesi sono ordinati secondo la quota di mercato del 1999.
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dei beni finali di importazione. Per gli
acquisti effettuati su l mercato comunita
rio le tendenze sono risultate pili deboli,
con valori medi unitari stazionari nel
quarto trimestre rispetto a un anna pri
ma (ne l primo trimestre, la variazione
era stata negativa e pari a -3%).

I valori medi unitari all'esportazione
hanno sub ito un'impennata nel quarto tr i
mestre (+2,7% tendenziale), per quanto
riguarda i flussi sia verso il mercato
comunitario (+2,2%) sia verso i paesi
extra-Ue (+3,4%); tra questi ultimi, i
maggiori incrementi si rilevano per i flus
si verso gli Stati Uniti e il Giappone.

I prezzi a l la produzione sono diminuiti
10 scorso anna dello 0,2%, facendo seguito
all' incremento assai contenuto del 1998
(+0,1%). Tuttavia, a livello infrannuale
emergono evidenti differenze. 11 1998 si era
aperto con un tasso di incremento tenden
ziale dell'1,3% e si era chiuso con una
diminuzione della stessa e nt ita , il 1999 si
e aperto con una flessione tendenziale
ancora pili marcata (-1,6%) ed e termina
to con un incremento tendenziale pari al
2,8%.

Pili in dettaglio, dall'aprile dello scorso
anna i prezzi a ll a produzione so no tornati
a mostrare aumenti congiunturali (non
accadeva dal novembre 1997), conseguen
temente ad un significativo incremento
dei prezzi dei beni intermedi. L'aumento
non e imputabile esclusivamente all'anda
mento dei prezzi del petrolio: l'indice dei

prezzi a ll a produzione anche al netto dei
beni energetici ha infatti presentato incre
menti significativi. In particolare, negli
ultimi due trimestri del 1999, si e regi
strata una maggiore crescita dei prezzi
all'origine dei beni di consumo, proseguita
nei primi mesi di quest'anno. Anche i prez
zi dei beni di investimento, che avevano
mantenuto un profilo inflazionistico pili
moderato nella seconda parte del 1999,
hanno aperto l'anno in accelerazione.

11 confronto con i principali paesi euro
pei (Ta vola 1.17) mostra che nel 1999 i
prezzi a l la produzione in Italia sono
diminuiti in misura lievemente superiore
al la media Uem.

Prezzi at consumo

L'inflazione tendenziale al consumo,
misurata dalle variazioni su dodici mesi
dell'indice dei prezzi al consumo per l'inte
ra col lettivita nazionale, dopo il punto di
minimo osservato a marzo dello scorso
anno, ha ripreso a crescere, attestandosi a
+2,5% a marzo del 2000. Le prime stime
relative al mese di aprile segnano un r ip ie
gamento (+2,3%)

Alle radici della ripresa dell'inflazione
vi sono, oltre ai noti fattori esogeni
(aumento del prezzo del greggio e svaluta
zione dell'euro), anche le rigid ita del mer
cato interno che hanno offerto resistenza
all'aggiustamento dei prezzi relativi, in

Tavola 1.17 - Indice dei prezzi alla produzione nei principali paesi dell'Unione europea (variazio
ni percentuali rispetto al periodo p recedente)

ANNI TRIMESTRI

PAESI 1999 2000

1997 1998 1999 II III IV I

Ita I ia 1,3 0.1 -0,2 -0,6 0,1 1,1 1,6 1,7
Germania 1,1 -0.4 -1,0 -0,9 0,6 0,5 0,4 0,7
Spagna 1,0 -0,7 0,7 0,0 0,7 1,5 1.0 1,8
Francia 0,2 -2,1 1,4 -0,3 1,6 2,7 3,1 3,2
Regno Unito -0,3 -0,1 0,3 0,2 -0,6 0,2 1,6 0,8
De 0,9 -0,7 0,0 -0,5 0,7 1,2 1,5 1,7
Dern 1,0 -0,8 -0,1 -0,6 0,9 1,4 1,5 1,9

Fonte: Istat, Indagine sui p re z z i a ll a produzione; Eurostat
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presenza di mutamenti nella struttura
della domanda e dell'offerta. Tali r ig idita
si sono tradotte, in molti casi, in un ade
guamento verso l'alto dei prezzi nominali.
L'inversione di tendenza del tasso di infla
zione ha seguito di circa tre mesi l'inizio
dei rincari del petrolio e di altre materie
prime. Un ritardo di reazione analogo si
era verificato a meta del '97, quando pure
le quotazioni del greggio ebbero una ripre
sa. D'altra parte, il crollo dei corsi del
petrolio tra la fine del '97 e l'inizio del '99
era stato associato ad una moderazione
dei prezzi interni soltanto a partire da
settembre '98.

1. CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1999

L'aumento del prezzo del greggio non
spiega, da solo, n e il t irn i n g iie lInre n s it a
della ripresa dell'inflazione. Nel periodo
marzo 1999-febbraio 2000 (Tav o la 1.18),
combustibili ed al tri de riva ti del petro
lio hanno subito rincari che al dettaglio
non hanno superato il 7,3%. Se i prezzi di
questi prodotti fossero cresciuti allo
stesso ritmo di tutti gli altri, il tasso di
inflazione medio annuo per l'intera col
l e t t iv it a nazionale si sarebbe attestato
atto rn o all'I,6% in luogo dell'I,80/0. Ino l
tre, i prodotti legati pili direttamente
a lle oscillazioni del prezzo del petrolio
figurano soltanto al quarto e quinto

Tavola 1.18 - Tassi medi annui di variazione dei prezzi al consumo per l'intera collettivita dei
gruppi di prodotti a p iu alta inflazione (valori percentuali)

PRODOTTI
Variazione percentuale

media annua nel periodo
marzo 1999 ~ febbraio 2000

Peso percentuale
nel paniere 2000

Contributo specifico al
tasso di inflazione

(p u n ti p erce n t u al i) t a )

Assicurazioni sui mezzi di trasporto

Istruzione secondaria

Acqua potabile

Combustibili liquidi

Carburanti e Lub r ifi c a n t i

Altri beni durevoli per la ricreazione

Servizi bancari

Trasporti aerei

Alberghi ed altri servizi di alloggio

Acquisto motocicli e ciclomotori

Raccolta rifiuti solidi urbani

Tessuti

Mense

Ortaggi

Pacchetti vacanza tutto compreso

Affitti

Servizi di trasloco

Manutenzioni e ri p a r a z i o n i

Medici

Trasporti urbani multimodali

Dentisti

Me d i c i n a l i

Canone tv

Servizi ospedalieri

Se rv i z i ricreativi e cultura

18,2
13,5
7,6
7,3
7.0
6,2
5,9
4.6
4,6
4,0

3,9
3,4
3,3
3,2
3,2
3,1
3,1
2,9
2,8
2,8
2,7
2,7
2,7
2,7
2,5

0,4 0,07
0,1 0,01

0,5 0,03
0,8 0,04
2,8 0,14

0,5 0,02
0,6 0,02
0,6 0,02
2,4 0.07
0,2 0,00
0,7 0,01
0,0 0,00
0,7 0,01
1,9 0,03
0,3 0,00

3,3 0,04
0,1 0,00
3,4 0,04
1,1 0,01

0,5 0,01
1,2 0,01
2,8 0,03
0,3 0,00
1,2 0,01
0,5 0,00

Fonte: Istat, Indagine sui prezzi al con sumo
(a) Riduzione del tasso di inflazione medio del periodo marzo 1999 ~ febbraio 2000 che si sarebbe avuta se i prezzi dei corri

spondenti prodotti fossero cresciuti come la media di tutti gli altri.
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posto nella graduatoria dei rincari mag
giori. Ai primi posti della classifica
compaiono beni e servizi che hanno poco
a che fare con l'impiego di prodotti ener
getici, quali Ie tariffe assicurative, Ie
tasse scolastiche, l'acqua potabile, i se r
vizi bancari, gli alberghi, gli affitti e
molti servizi e prodotti sanitari. Se si
escludono combustibili, carburanti e
lubrificanti, le prime cinque voci della
graduatoria, pur pesando su l paniere di
consumo il 2% rispetto al 3,6% dei due
gruppi esclusi, hanno determinato un
aumento del tasso di inflazione annuo
quasi pari a quello dei prodotti energeti
ci. D'altra parte, nella graduatoria degli
aumenti (Tavola 1.19) occupano gli ulti-

mi posti prodotti come il gas, l'energia
elettrica ed i trasporti ferroviari, i cui
costi di produzione sono certamente
legati al prezzo del petrolio.

La graduatoria degli aumenti presenta
alcune incoerenze rispetto a ll e aspettati
ve. Ad esempio, le tariffe assicurative sui
mezzi di trasporto figurano in testa alIa
graduatoria, anche se alcune voci rilevan
ti per determinare lenrita dei rimborsi
(come l'acquisto delle autovetture e dei
pezzi di ricambio e le spese legali) com
paiono al centro 0 nel fondo della classifi
ca. A loro volta, i servizi bancari occupano
la settima posizione nella graduatoria
dei rincari, mentre quelli sostanzialmente
comparabili forniti dalle poste non hanno

Tavola 1.19 - Tassi medi annui di variazione dei prezzi al consumo per l'intera coflerttvita dei
gruppi di prodotti a pin bassa inflazione (valori percentu.alt)

PRODOTTI
Variazione percentuale

media nel periodo
marzo 1999 - febbraio 2000

Peso percentuale
nel paniere 2000

Contributo specifico al
tasso di inflazione

(p u.nt i percentu ali) (a)

Materiale per i l trattamento dell'informazione
Apparecchiature e materiale telefonico
Servizi telefonici
Apparecchi per ricezione, registrazione
Energia elettrica
Caffe , t e , cacao
Acquisto pezzi di ricambio
Apparecchi fotografici e cinematografici
Li b r i
Frutta
Servizi di banco posta
Servizi postali
Certificati, bolli
Riparazione di apparecchi
Riparazione di elettrodomestici
Altri servizi ricreativi
Carni
Elettrodomestici
Gas
Latte,formaggi, uova
Apparecchi elettrici per l'igiene personale
Olii e grassi
Oreficeria ed orologeria
Trasporti ferroviari
Giornali e riviste
Fiori e piante
Apparecchi domestici non elettrici

-17,3
-2,7
-2,5
-2,3
-2,3
-2,0
-1,2
-0,7
-0,5
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5

0,121
0,895
1,639
0.449
1,159
0,259
0,350
0,161
0,776
1,097
0,162
0,153
0,237
0,024
0,198
0,977
3,984
0,964
1,900
2,349
0,065
0,895
0,605
0,263
1,075
0,515
0,084

-0,02
-0,04
-0,07
-0,02
-0,05
-0,01
-0,01
0,00

-0,02
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-0,02
-0,07
-0,02
-0,03
-0,04
0,00

-0,01
-0,01
0,00

-0,01
-0,01
0,00

Fonte: Istat, Indagine sui prezzi al consumo
(a) Riduzione del tasso di inflazione medio del periodo marzo 1999 - febbraio 2000 che si sarebbe avuta se i prezzi dei corrispon

denti prodotti fossero cresciuti come la media di tutti gli altri (valori negativi indicano che si sarebbero verificati au me nt i).
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registrato alcuna variazione e si trovano
al 9 ID posto. I servizi di mensa hanno regi
strato aumenti dell'ordine del 3,3%, men
tre gli alimentari, ad esclusione degli
ortaggi e degli alcolici, hanno subito r in
cari di due, tre volte inferiori. Tra i beni
che hanno fatto registrare le diminuzioni
di prezzo pili consistenti vi sono gli appa
recchi telefonici, che provengono in massi
ma parte dai mercati orientali e s t a t u n i
tensi, sui quali e potenzialmente maggio
re leffetto della svalutazione dell'euro.
Per contro, sono aumentati significativa
mente i prezzi di servizi che si giovano
quasi esclusivamente di fattori produtti
vi interni, come gli affitti, i servizi medi
ci, le riparazioni meccaniche e la distri
buzione di acqua potabile.

Si puo dunque ritenere che l'andamento
dei cambi e del prezzo del petrolio non sia
stata la causa primaria dell'aumento
dell'inflazione, ma abbia piuttosto atti-

1. CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1999

va to elementi di tensione che si erano
accumulati precedentemente, come ad
esempio l'aumento di varia bi lita dei prez
zi al consumo registrato dalla seconda
meta del 1998, e proseguito per gran par
te del 1999. Tale aumento, all'interno di
mercati rigidi, costituisce generalmente
la premessa per un processo di "rincorsa"
da parte dei produttori e distributori di
prodotti a pili bassa inflazione. L'adegua
mento verso l'alto dell'intera struttura dei
prezzi nominali genera un aumento del
tasso di inflazione e limita I'e nt it a
dell'aggiustamento dei rapporti di scam
bio reali tra prodotti.

Una conferma della rilevanza dei proces
si di "rincorsa" e fornita dall'analisi
dell'andamento dei prezzi nei settori
rispettivamente a bassa e alta inflazione. Il
profilo del tasso medio di crescita dei prez
zi risulta infatti influenzato soprattutto
da quello relativo ai prodotti che presenta-

Figura 1.18 - Prezzi al consumo per l'intera coflettrvita per tipo di prodotti. Anni 1997-2000
(variazioni percentuali ten den z iali) (a)

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0
;?c

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5
1997 1998 1999 2000

--<:r- Prodotti ad alta inflazione --B--Prodotti a bassa inflazione --Indice generale

Fonte: Istat, Indagine sui p re z z i al consumo
Ca) I prodotti ad alta e bass a inflazione sono quelli che negli u lt i rn i dodici mesi hanno fatlO registrare gli aumenti

rispettivamente maggiori e rnin ori Ciascuno dei due gruppi rappresenta complessivamente il 50% del p a n ie rc d i
consumo delle famiglie.
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Impatto di un aumento del prezzo del petrolio
sui prezzi alIa produztone e sui prezzi al consumo

L 'effetto di un au men.to
dei prezzi all'importazione
di p ro aott i p etrol ifer i sui
prezzi alta produ.zio ne e sui
prezzi al co ns u mo e stato
quantificato utilizzando le
metod olog ie basate sul cal
colo dei coejjicienti di fabbi
sogno diretto e indiretto de
rivati d a ll a tavola interset
to riale dellecorio m ia, Le si
m ula zio ni basate su questa
tipo di stru merito consento
no di sintetizzare in un uni
co coefficiente tutta La cate
na di azioni e reazioni in
dotte nel sistema da u n

qualsiasi shock esogeno. I ri
sultati che si ottengono sono
d a i nterp retarsi come sco
stamen ti di lungo p erio do
dalla din amica che si sareb
be registrata in assenz a di
tale shock. L'ipotesi sotto
stante la sirn ula zio ne, di in
varianza delle altre co n.di
z io n i, non risu.lta eccessiva
mente restrittiva nel caso
del mercato energetico, data
la scarsa sost itu ib ilita di
questa particolare tipo di
bene e la presenz a di u.n car
tello internazionale che ne
condiziona l 'offerta,

Simulando un aurnento del
100% del prezzo del greggio
impo rtato, si ottiene un in
cremento dello 0,97% del de
flatore della produzione com
plessiua, indotto da un au
mento dei prezzi degli input
produttivi pari a +2,04%
(Tavola 1.20). L'impatto sul
deflatore dei co nsurni risul
tante dal rnodello e un au
mento pari allo 0,95%
neli'ipotesi che i prezzi dei
beni importati non energetici
non subiscano variazioni
(ip otesi a), mentre sarebbe
dell'l% se questi ultimi au-

Tavola 1.20 - Incremento percentuale del deflatori dell' input, dell'output e dei consumi derivante
da un aumento del 100% del prezzo dei prodotti petroHferi importati, per settore
(valori percentuali)

SETTORI Deflatore Deflatore Deflatore Deflatore
dell'input dell'output dei co ns urn it a ) dei eonsumi (b)

Agricoltura 1,58 0,60 0,62 0,67

Energia 29,24 9,50 9.00 9,14

Trasformazionc i n d u s t r ia l e 0,86 0,54 0,33 0,38

Costruzioni 1,05 0,55 0,55 0,55
Trasporti 2,67 1,36 0,73 0,98

Altri servizi 1,75 0,38 0,27 0,40

Totale 2,04 0,97 0,95 1,00

Fonte: Istat, Conti c c o n o m i c i nazionali
(a) Variazione nulla dei prezzi dei beni non energetici importati.
(b) Variazione dei p rc z z i dei b e n i non energetici importati pari alia va ria z i o n c del d cfl a t o rc dell' output.

no rincari inferiori (Figura 1.18), mentre i
prodotti ad alta inflazione hanno mantenu
to un andamento pili stabile. I processi di
aggiustamento dei prezzi verso I'a lto dei
settori a bassa inflazione si sono presentati
in occasione sia del rimbalzo inflattivo del
la fine del 1997, sia di quello attuale.
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Nei settori a pili alta inflazione la cre
scita dei p re z z i e risultata pili omogenea.
Es si , inoltre, hanno guadagnato ragioni di
scambio pili velocemente nei periodi di
disinflazione che in quelli di accelerazione
dei prezzi, contribuendo a stabilizzare il
tasso di inflazione medio. Tale comporta-
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mentassero nella stessa mi
sura di quelli prodotti all 'in
terno (ipotesi b).

Tali risultati sana in
fluenzati non solo dal mode
sto peso relativo del settore
sul totale dell'economia (le
importazioni di prodotti
petroliferi rappresentano il
6,5% del totale delle imp or
tazioni destinate ad impie
ghi intermedi e 10 0,9% del
totale degli impieghi inter
rnedi), ma anche dalla rile
vante incidenza che riveste
L'imposiz io ne fiscale su que
sta t ip o di prodotti.

Dal punta di vista setto
ria le, I'irnpatto piil rilevante
si registra, ovviamente, nel
comparto energetico (+9,5%
per il deflatore dell'o utput

+9% e +9,14% per quello dei
consumi nelle due ipotesi) e
in quello dei trasporti .

Distinguendo, inoltre, tra
effetti "di rett i " e "i n d iret
ti ", e possibile valutare
l 'i mpatto nel breve (effetti
dirett i) e nel piil lungo pe
riodo (effetti diretti e indi
rett i) (Tavola 1.21). Nel bre
ve periodo l'aumento del de
flatore dell'output epari al
lo 0,73% e tale aumento si
ripercuote can un +0,75% su
quelllo dei consumi (secon
do Pip otesi m ass irn a), men
tre L'effetto residua di lungo
periodo e, rispettivamente,
pari a +0,24% e +0,25%.

Poicbe it prezzo media dei
prodotti petroliferi, esp ressi
in lire, e aumentato nel 1999

del 56,5% rispetto all 'anno
precedente, il contributo po
tenziale alla variazione del
deflatore dell'o utput e stima
bile, nel medio-lungo periodo,
intorno a 0,55 punti percen
tuali, mentre il contributo al
la variazione del deflatore dei
consumi risulterebbe compre
so tra 0,54 e 0,57 punti per
centuali. Il contributo di bre
ve periodo alta crescita dei
prezzi sarebbe pari a 0,41
punti percentuali per il defla
tore dell 'output e tra 0,4 e
0,42 punti percentuali per
quello dei consumi. I risultati
esposti non tengono canto di
eventuali modifiche nell'im
posizione fiscale sui prodotti
petroliferi.

Tavola 1.21 - Scomposizione dell'impatto di un aumento del 100% del prezzo dei prodotti petroli
feri importati sui deflatori dell'output e dei consumi, per settore

PRODUZIONE CONSUMO (a)
SETTORI

Diretto Indiretto Diretto Indiretto

Agricoltura 0,36 0,24 0,40 0,27

Energia 9,39 0,11 9,03 0,10

Trasformazione Industriale 0,19 0,35 0,14 0,25

Costruzioni 0,19 0,36 0,19 0,36

Trasporti 1,10 0,26 0,80 0,19

Altri servizi 0,21 0,16 0,23 0,17

Totale 0,73 0,24 0,75 0,25

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) Variazioni dei prezzi dei beni non energetici importati pari alla variazione del deflatore dcl loutpu t d i produzione

nazionale.

mento, d'altra parte, ha contribuito ad
aumentare la dispersione dei prezzi nella
fase cruciale che ha preceduto la recente
ripresa dell'inflazione. Cia ha spinto gli
opera tori dei settori a pili bassa inflazio
ne a rivedere al rialzo i prezzi non appena
il differenziale rispetto a Ila media ha

raggiunto la soglia critica. Tale compor
tamento e stato agevolato dalla r i g i d ir a
di molti mercati. Infatti, soltanto in
situazioni poco concorrenziali e possibile
gestire i prezzi senza subire la pressione
dei competitori. Non a caso, molti dei pro
dotti che hanno presentato elevata voca-
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zione inflazionistica sono scambiati su
mercati dove permangono vincoli, implici
ti 0 espliciti, a lla concorrenza, come quel
li delle assicurazioni, dei servizi bancari,
dell'istruzione, dei serv iz i gestiti da
societa legate agli enti locali (acqua, tr a
sporti urbani, raccolta dei r i fiu ti ), di
alcune prestazioni sanitarie.

In particolare, sui prezzi di queste u lti
me categorie di servizi sono state spesso
scaricate diffi co lta di bilancio delle
amministrazioni locali. Al contrario, tra i
prodotti a recente pili bassa inflazione,
figurano, accanto a quelli di settori dove
la competizione e forte (Ia maggior parte
degli alimentari, la telefonia, l'informati
ca e l'elettronica di consumo), alcuni se r
vizi pubblici gestiti da aziende privatiz
zate 0 ristrutturate (come l'Enel e l'Ente
poste) 0 sottoposti a regole di price cap,
come le Ferrovie dello stato.

La particolare natura di questi fattori
endogeni di inflazione fa presumere che il
loro effetto si esaurira non appena la
dispersione dei prezzi avra raggiunto la
soglia considerata "fisiologica" dagli ope
ratori. Cia e g ia avvenuto in passato, ad
esempio durante la primavera del '98
quando terrnino l'accelerazione dei prezzi
iniziata a luglio del '97. A partire da
luglio dello scorso anno, si sta verificando
una leggera convergenza tra l'aumento dei
prezzi di prodotti a bassa e alta inflazio
ne; il processo risulta pero lento ed e
accompagnato da un perdurante aumento
del benchmark di inflazione rappresenta
to dai prodotti con i rincari maggiori. :E
presumibile che le r ig ldita sottostanti i
mercati continueranno ad influenzare sia
il livello del tasso di inflazione italiano
sia la sua risposta a shock esterni. In ter
mini puramente quantitativi, si pu o
infatti verificare dalla Tavola 1.18 che,
pure escludendo i prodotti energetici, un
insieme di voci che rappresenta poco pili
del 15% del paniere di consumo ha deter
minato un aumento del tasso di inflazione
di quattro decimi di punto, che corrispon
de alla "distanza" che attualmente s e p a
ra l'Italia dalla media europea.
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1.2.5 Mercato dellavoro

11 1999 ha mostrato un sensibile incre
mento dei livelli occupazionali, il pili con
sistente dell'ultimo quinquennio, grazie
soprattutto alIa nuova espansione del te r
ziario e delle tipologie contrattuali a t ip i
che. La Figura 1.19 mostra come il numero
di occupati abbia seguito un andamento
crescente per tutto l'anno appena trascor
so, riguadagnando e superando i livelli del
gennaio 1993. L'anno appena trascorso e
state caratterizzato da un profilo
dell'occupazione in decisa crescita nelle
regioni centro-settentrionali, mentre me no
uniforme e stato il dato relativo al Me z
zogiorno. Nel 1999 l'offerta di lavoro e
aumentata meno dell'anno precedente,
soprattutto in ragione dell'andamento
registrato del Mezzogiorno. Come risu l
tante delle dinamiche di offerta e di occu
pazione, si e significativamente ristretta
la disoccupazione, fenomeno non nuovo
nell' area settentrionale rna mai cosi pro
nunciato a livello nazionale: il relativo
tasso, al netto dei fattori stagionali,
dall'11,9% dell'ottobre 1998 ha raggiunto
1'11% nell'ottobre scorso, ed e poi risalito
all'l1 ,20/0 a gennaio.

Occupazione

In base ai dati delle nuove serie reV1SlO
nate della rilevazione trimestrale sulle
forze di lavoro, il numero di occupati nel
la media del 1999 e risultato di 20 milioni
692 mila, con un incremento rispetto
all'anno precedente di 256 mila un ita ,
pari all'1,3% (Tavola 1.22). Nel 1998
l'aumento era state leggermente pili con
tenuto (+1,1%, corrispondente a 228 mila
u n i t a ) .

SuI piano congiunturale, in corso
d'anno, l'occupazione ha mostrato un pro
gressivo irrobustimento: i dati destagio
nalizzati sono passati da incrementi di
+0,1% e +0,3% nei primi due trimestri del
1999, ad aumenti pili consistenti nelle due
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Figura 1.19 - Occupati per ripartizione geografica. Anni 1993-2000 (dati destag io n aliz z a
ti; numero in dice: base 1993=100)
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Fonte: Ist a t , Rilevazione trimestrale sulle forze di Ia v o ro

Tavola 1.22 - Popolazione per condizione e ripartizione geografica. Medie 1998 e 1999 (m igliaia di
uriitd e uartazioni percentuali)

FORZE DI LAVORO Non forze Totale

RIPARTIZIONI Occupati Pcrsonc in cerca di occupazione di lavoro popolazione

GEOGRAFICHE Disoccupati In cerca Altre persone Tatale Totale
di prima in cerca di

occupazione Iavoro

NORD-OVEST
1998 6.091 198 130 116 443 6534 8.356 14.889
1999 6.195 185 103 108 396 6.591 8.319 14.910
Variazione % 1,7 -6,5 -20,9 -6,4 -10,7 0,9 -0,4 0.1

NORD-EST
1998 4434 115 48 74 236 4.670 5738 10.408
1999 4.510 98 40 77 215 4725 5.715 10.440
Variazione % 1,7 -14,3 -15,5 4,1 -8,8 1,2 -0,4 0,3

CENTRO
1998 4.095 169 166 97 431 4.526 6.415 10.941
1999 4.172 166 152 105 422 4.594 6365 10.959
Variazione % 1,9 -1,7 -8,7 8,1 -2,2 1,5 -0.8 0.2

MEZZOGIORNO
1998 5816 515 808 311 1,634 7.450 13352 20.802
1999 5.815 531 802 304 1636 7.451 13 317 20769
Variazione % 0,0 3,1 -0,8 -2,2 0.1 0,0 -0,3 -0.2

ITALIA
1998 20.435 996 1.151 597 2.745 23.180 33.861 57.040
1999 20.692 980 1.096 593 2.669 23.361 33.717 57.078
Variazione % 1,3 -1,6 -4,8 -0,6 -2,7 0,8 -0,4 0,1

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
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successive rilevazioni (+0,4% sia a luglio
sia a ottobre).

L'allargamento della base occupaziona
le ha riguardato soltanto l'area centro
settentrionale del paese (Tavola 1.23);
l'aumento medio annuo dell'occupazione e
risultato dell' 1, 7% nel Nord-ovest e nel
Nord-est edell' 1 ,9% nelle regioni centrali.
Diversa e la situazione dell' area meridio
nale, dove al forte progresso del 1998 ha
fatto seguito un ristagno nella media
1999.

Dall'ampliamento dei livelli occupazio
nali hanno tratto beneficio entrambi i ses
si: in particolare, la componente femmini
l e e cresciuta del 2,6%, attestandosi su

livelli mai toccati in precedenza, e presen
tando un ritmo di crescita in decisa acce
lerazione (l'aumento era stato dell'l% nel
1997 e del 2,1 % nel 1998). L'occupazione
femminile ha presentato incrementi mag
giori nell'area settentrionale (+3,2% nel
Nord-ovest e +2,8% nel Nord-est) e nelle
regioni centrali (+3,9%) e sensibilmente
p iu contenuti nel Meridione (+0,2%). Con
riferimento ai settori di at t iv it a economi
ca, la forte espansione registrata nel ter
ziario ha p iu che bilanciato le perdite
verificatesi nell'agricoltura e nell'indu
stria in senso stretto.

La componente maschile e cresciuta in
misura p iu contenuta (+0,5% nella media

Tavola 1.23 - Occupati per atrivita economica e ripartizione geografica. Medie 1998 e 1999
(migliaia di u n itd e variazioni percentuali)

OCCUPATI

RIPARTIZIONI Agricoltura Industria Altre a tt iv i t a Totale

GEOGRAFICHE Industria Altre a tt iv i t a
in sensa Costruzioni Totale Commercio escluso T'o t a l e
s t r e t t o commercia

NORD-OVEST

1998 174 2.034 413 2.446 934 2.537 3.470 6.091
1999 168 2.013 440 2.452 969 2.606 3.575 6.195
Variazione 0/0 -3,6 -1,0 6,5 0,2 3,8 2,7 3,0 1,7

NORD-EST

1998 260 1.394 304 1.698 693 1.783 2.476 4.434
1999 259 1.399 310 1.709 703 1.839 2.542 4.510
Variazione 0/0 -0,2 0,3 1,9 0,6 1,4 3,1 2,7 1,7

CENTRO

1998 160 917 276 1.193 674 2.068 2.742 4.095
1999 146 920 280 1.200 707 2.119 2.825 4.172
Variazione 0/0 -8,5 0,3 1,7 0,6 4,8 2,4 3,0 1,9

MEZZOGIORNO

1998 607 841 551 1.393 965 2.850 3.816 5.816
1999 561 844 546 1.389 929 2.935 3.865 5.815
Variazione 0/0 -7,6 0,3 -1,1 -0,3 -3,7 3,0 1,3 0,0

ITALIA

1998 1.201 5.186 1.544 6.730 3.266 9.238 12.504 20.435

1999 1.134 5.175 1.575 6.750 3.308 9.499 12.807 20.692

Variazione % -5,6 -0,2 2,0 0,3 1,3 2,8 2,4 1,3

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
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del 1999), proseguendo nel parziale recu
pero dell'ultimo biennio, e tornando ai
livelli del 1994.

Gli occupati alle dipendenze sono
aumentati nella media dell'anno di 275
mila u n ita (+1,9%), mentre nel 1998 il pro
gresso era stato di 177 mila u n ita , pari a
+1,2%. L'innalzamento dei livelli occupa
zionali ha coinvolto in primo luogo la
componente femminile (+3,1% che fa
seguito al +2,4% conseguito nel 1998);
anche quella maschile ha manifestato con
sistenti progressi, risultando in crescita
dell'l,l% (99 mila un ita), mentre nella
media del 1998 il guadagno era stato del
10 0,5%.

Gli incrementi pm sensibili hanno
riguardato i quadri (+6,7% nella media
del 1999); pili contenuti sono risultati
quelli degli impiegati e dirigenti (+2,1 % e
+1,9%, r i spettivamente ): al contempo,
sono aumentati per il secondo anna conse
cutivo gli addetti con qualifiche meno ele
vate (+ 1,1 %), dopo Ie perdite del quadrien
nio 1994-97.

L'occupazione indipendente, viceversa,
ha presentato rispetto al 1998 una lieve
flessione (-0,3%, pari a 17 mila u n ita),
mentre l'anno precedente si era verificato
un progresso di 51 mila addetti, pari al
+0,9%. La contrazione ha riguardato la
sola componente maschile (-0,7% su base
annua) cosicche si sono annullati i pro
gressi dell'anno precedente. La componente
femminile, da parte sua, e aumentata del
10 0,8%, meno della scorso anna (+1,2%).

Fra l e posizioni lavorative autonome, si
confermano in espansione gli imprenditori
e i liberi professionisti (+6 e +11 % rispet
tivamerite): e invece proseguito il calo ten
denziale dei lavoratori in proprio (-1,4%
nel 1999 che segue il -2,4% dell'anno prece
dente); i soci di cooperative, dopo i forti
incrementi del biennio 1997-98, registrano
un netto calo (-3,8%).

Alla luce dei dati esaminati, l'incidenza
della componente autonoma sul totale
dell'occupazione passa dal 28,8% del 1998
al 28,4% del 1999, pur mantenendosi su
livelli molto su periori alla media dei pae
si Ue.

1. CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1999

Il tasso di occu pazione 05-64 anni) e
risuitato in media pari al 52,5%, con un
incremento di otto decimi di punto
rispetto a llan no precedente. Tale risulta
to e la sintesi degli aumenti riscontrati
sia per la componente maschile (passata
da l 66,2% del 1998 al 66,7% del 1999) sia
per quella femminile (dal 37,3% al
38,3%).

A beneficiare dell' incremento sono state
soprattutto l e classi centrali e, tra i gio
vani, i 25-2genni; il tasso relativo ai 15
24enni non mostra variazioni di rilievo
rispetto al 1998 (Tavola 1.24). Mentre l e
classi femminili registrano un migliora
mento generalizzato a tutte Ie classi
de ta , fra gli uomini si associano un
cospicuo incremento per la classe dei 25
2genni, modesti miglioramenti per le clas
si centrali e anziane e una flessione per i
15-24enni.

Permangono infine ampi differenziali
tra l'area settentrionale e il Mezzogiorno
(di oitre 20 punti percentuali e la diffe
renza tra il tasso di occupazione relativo
al Nord-est e quello delle regioni meridio
nal i). Rispetto a ll a media del 1998 l'area
centro-settentrionale del paese presenta
un incremento del tasso di circa un punto
percentuale, mentre i l miglioramento del
Mezzogiorno e molto pili contenuto (un
solo decimo di punto).

Dinamica settoriale

Nella media del 1999 SI e registrato un
nuovo sensibile calo degli occupati in
agricoltura; l'industria in senso stretto
ha accusato perdite lievi, bilanciate
peraltro dall'incremento del settore delle
costruzioni; il terziario ha beneficiato di
un'ulteriore forte espansione dei livelli
occupazionali, giovandosi anche del con
tributo derivante dal commercio e pubbli
ci esercizi.

In agricoltura il numero di addetti si e
ridotto di 67 mila u n ita (-5,6%). L'anno
precedente il calo era stato di proporzioni
pili contenute (-3,5%). La flessione ha
penalizzato tutte l e ripartizioni, anche se
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Tavola 1.24 - Tassi di occupazione e di disoccupazione per classe di eta, sesso e ripartizione geo
grafica. Medie 1998 e 1999 (ualo ri percentuali)

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

TASSO DI OCCUPAZIONE

15-24 ANN I 15-64 ANNI

TASSO DI DISOCCUPAZIONE

15-24 ANNI 15-64 ANNI

NORD-OVEST

1998

1999

Differenza

NORD-EST

1998

1999

Differenza

CENTRO

1998

1999

Differenza

MEZZOGIORNO

1998

1999

Differenza

ITALIA

1998

1999

Differenza

38,9

39,7

0,7

46,2

44,0

-2,2

27,2

28,2

1,0

19,0

18,2

-0,8

29,5

29,0

-0,4

30,6

32,6

2,0

37,1

38,0

0,9

19,7

20,2

0,4

9,5

9,5

0,0

20,7

21,3
0,6

34,9

36,2

1,3

41,7

41,0

-0,7

23,6

24,3

0,7

14,3

13,9

-0,4

25,2

25,2

0,1

70,4

71,3

0,9

73,0

73,7

0,7

67,7

68,4

0,7

58,5

58,6

0,1

66,2

66,7

0,5

45,3

47,0

1,7

48,8

50,1

1,3

40,2

41,8

1,6

24,0

24,1

0,1

37,3
38,3

1,0

57,9

59,2

1,3

61,0

62,0

1,0

53,9

55,0

1,1

41,1

41,2

0,1

51,7

52,5

0,8

15,3

14,1

-1,1

9,1

8,9

-0,2

26,2

24,6

-1,6

50,9

51,0

0,1

29,8

29,2

-0,6

26,8

22,3

-4,5

16,9

14,6

-2,3

36,8

35,8

-1,0

64,3

64,5

0,2

39,0

37,4

-1,6

20,6

18,0

-2,7

12,7

11,6

-1,1

31,0

29,6

-1,4

56,2

56,6

0,3

33,8

32,9

-1,0

4,2

3,8

-0,4

3,1

2,8

-0,3

6,9

6,6

-0,3

17,5

17,3

-0,2

9,1

8,8

-0,3

10,6

9,2

-1,4

7,9

7,1

-0,8

13,6

13,2

-0,5

30,8

31,3

0,4

16,3

15,7

-0,6

6,8

6,0

-0,8

5,1

4,6

-0,5

9,5

9,2

-0,3

21,9

22,0

0,0

11,8

11,4

-0,4

Fonte: l stat , Rilevazione lrimestrale sulle forze di lavoro

in misura diversa: le perdite sono risulta
te piuttosto contenute nelle regioni setten
trionali, specie nel Nord-est e di maggiori
proporzioni nelle regioni del Mezzogiorno
e in quelle centrali.

La diminuzione ha coinvolto sia l'occu
pazione alle dipendenze sia quella autono
rna; nel primo caso, l e perdite sono state
pili circoscritte (-3,4%), nel secondo pili
pesanti (-7,8%), confermando l'andamento
dell'anno precedente. Ha interessato
entrambi i sessi, risultando pili contenuta
per la componente maschile, calata del
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3,8% e pili marcata per quella femminile
(-9,2%). In entrambi i casi, e diminuita di
pili l'occupazione indipendente. La r idu
zione ha coinvolto tutte le classi cl'eta, e in
particolare i lavoratori pili anziani
(-9,4% per i 55-64enni) e quelli apparte
nenti a ll a classe 15-24 anni.

L'industria in senso stretto, nel profilo
trimestrale e sulla base dei dati destagio
nalizzati, ha mostrato un timido segnale
di ripresa nella rilevazione di luglio, che
non ha trovato pero conferma nei trime
stri successivi. Nella media del 1999, il



settore ha fatto segnare una flessione di
11 mila posti di lavoro (-0,2%). L'occupa
zione al le dipendenze ha ripreso a flettere,
dopo la sensibile espansione del 1998; gli
indipendenti, pur evitando perdite, si
sono mantenuti sui livelli toccati nella
media dello scorso anno.

Da una prospettiva di genere, la cadu ta
dell'occupazione maschile conferma di
essersi arrestata: dopo il sensibile incre
mento del 1998 (+1,8%) ha infatti regi
strato un lieve aumento di quattromila
u n ita (corrispondenti a +0,1%), grazie al
contributo delle posizioni lavorative
autonome. Viceversa, la componente fem
minile, dopo un biennio di espansione, ha
presentato una perdita dell' 1%, accusan
do una riduzione dei livelli occupazionali
sia fra le dipendenti sia tra le indipen
denti.

SuI piano territoriale, soltanto le regio
ni del Nord-ovest, dove peraltro il compar
to e forte, presentano una flessione e
annullano quasi del tutto i progressi regi
strati l'anno precedente. Nelle altre ripar
tizioni si registra un incremento dello
0,3%, con una dinamica in attenuazione.

II comparto delle costruzioni ha manife
stato un progresso non trascurabile (+2%,
pari a 31 mila un ita), dopo un triennio di
risultati negativi. Dell'incremento occupa
zionale hanno beneficiato in maniera
sostanziale tanto la componente a lle dipen
denze (+1,9%), quanto quella autonoma
(+ 2,2%). Nel profilo trimestrale, al netto
dei fattori stagionali, il comparto ha pre
sentato una buona ripresa dopo il risultato
negativo di gennaio, tuttavia con un rallen
tamento nel corso dell'anno.

SuI piano territoriale, e soprattutto il
Nord-ovest che beneficia del miglioramen
to, mentre i progressi sono stati di porta
ta pili modesta sia nel Nord-est sia nelle
regioni del Centro; nel Mezzogiorno, infine,
e stato accusato un lieve ripiegamento
(-1,1%, con una perdita di cinquemila
posti di lavoro), comunque di e nti ta infe
riore rispetto al 1998, a l lo rche la contra
zione era stata del 2%.

II settore terziario ormai da cinque
anni continua a rappresentare il sostegno

1. CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1999

fondamentale allo sviluppo dell'occupazio
ne. In particolare, il profilo trimestrale
dei dati destagionalizzati rivela un ritmo
di crescita piuttosto sostenuto durante
tutto il corso del 1999 e in accelerazione
nell'ultima parte. Nella media dell'anno il
progresso registrato dal settore e stato di
303 mila u n ita (+2,4%), da attribuire
quasi esclusivamente all'occupazione
dipendente (+3,2%).

Della nuova forte espansione hanno
beneficiato tutte le ripartizioni, soprat
tutto il Nord-ovest e il Centro. Anche il
Mezzogiorno presenta un miglioramento,
rna di portata pili contenuta, a causa del
calo del comparto del commercio (-3,7%
rispetto a ll a media del 1998). Al contra
rio, nelle altre ripartizioni e in particola
re nelle regioni settentrionali del paese,
proprio il commercia ha contribuito a ll a
nuova espansione del settore.

La componente occupazionale femmini
le nel 1999 si e incrementata di 237 mila
u n ita (+4,5%), dopo il +2,9% registrato
nella media del 1998; anche la componente
maschile segnala dei progressi (+0,9%),
leggermente superiori a quelli ottenuti nel
corso del 1998 (+0,7%), sebbene risenta del
la flessione delle posizioni lavorative
autonome, in particolare nel comparto
commerciale.

Prosegue la forte ascesa dei servizi all e
imprese (+9,8% nella media del 1999, pari
a 119 mila u n ita ), ulteriormente in ere sci
ta rispetto al 1998 (+5,6%); sensibili risul
tano anche i progressi dei trasporti e delle
comunicazioni (+3,2%), COS! come quelli
del commercia e pubblici esercizi (+2,7%,
corrispondenti a 105 mila posti di Iavoro ),
da attribuire esclusivamente all'occupa
zione all e dipendenze (+7,9% rispetto a
-1,5% degli autonomi). II comparto del ere
dito e assicurazioni e l'unico a presentare
una flessione (-0,4%), dopo l'incremento del
4,1% registrato l'anno precedente.

Forme lavorative flessibili

Nel corso del 1999 e proseguito 10 svilup
po delle cosiddette tipologie contrattuali
"atipiche", principalmente sulla spinta
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della progressiva attuazione del cosiddet
to "pacchetto Treu", reso ulteriormente
operativo in corso d'anno con la definitiva
regolamentazione del lavoro interinale. I
due principali istituti contrattuali flessi
bili utilizzati nel corso del 1999 hanno
continuato a essere il lavoro temporaneo e
quello a tempo parziale, i quali hanno for
nito un contributo decisivo all'amplia
mento della base occupazionale.

L'occupazione alle dipendenze a caratte
re temporaneo si e incrementata di 161
mila unita nel corso del 1999; l'incidenza sul
totale dei dipendenti e passata dall'8,60/0
del 1998 all'attuale 9,6% (Tavola 1.25). La
diffusione e stata omogenea nelle varie
ripartizioni, con l'eccezione del Nord-ovest.

A livello settoriale, gli incrementi pili

significativi si sono registrati nel te r z ia
rio, oltre che nell'agricoltura che per
l'ampia presenza di a tt iv it a stagionali
rimane comunque il settore con l'incidenza
pili elevata. L'aumento ha riguardato
soprattutto le persone al di sotto dei 35
anni, per le quali l'incidenza sul totale
dell'occupazione alle dipendenze e risulta
ta nella media del 1999 del 15,2% (con una
punta del 22,4% nel Mezzogiorno).

Lievemente inferiore e risultato I'incre
mento del lavoro a tempo parziale (121
mila posti di lavoro in pili nella media del
1999, rispetto a dodici mesi prima). L'inci
denza sull'occupazione alle dipendenze e
passa ta a livello nazionale dal 7,5% del
1998 all'attuale 8,2%. La diffusione dell'isti
tuto si e incrementata in modo piuttosto

Tavola 1.25 - Occupati dipendenti a carattere temporaneo e occupati a tempo parziale per attl
vita economica e ripartizione geografica. Medie 1998 e 1999 (incidenza percentu.ale)

RIPARTIZIONI

GEOGRAFICHE

LAVORO TEMPORANEO

Agricoltura Industria Costruzioni Comm. Altri Totale
in sensa Alberghi servizi

stretto

LAVORO TEMPO PARZIALE

Agricoltura Industria Costruzioni Comm. Altri Totale
in sensa Alberghi servizi

stretto

NORD-OVEST

1998
1999
Differenza

NORD-EST

1998

1999
Differenza

CENTRO

1998

1999
Differenza

12,8

11,7
-1,1

20,7
21,3

0,6

26,1
22,8

-3,3

4,7
4,8
0,1

5,6
6,4
0,8

5,4
5,8
0,4

5,7
6,1
0,4

5.6
7,5
1,9

11,0
10,9
-0,1

7,6 6,6
8,6 7,0
1,0 0,4

11,5 7,5
13,4 8,7

1,9 1,2

9,7 6,6
11,6 8,2

1,9 1,6

6,0
6,4
0,4

7,5
8,7
1,2

7,3
8,4
1,1

6,8
11,7
4,9

13,4

11,5
-1,9

17,2
14,7
-2,5

3,6
3,7
0,1

4,8
4,7
-0,1

4,3
4,9
0,6

3,2 13,7 9,7 7,5
3,8 15,1 10,5 8,2
0,6 1,4 0,8 0,7

2,9 15,6 9,9 8,5
3,5 17,0 11,0 9,2
0,6 1,4 1,1 0,7

5,2 13,7 7,3 7,4
4,4 14,8 8,4 8,3
-0,8 1,1 1,1 0,9

MEZZOGIORNO

1998

1999
Differenza

42,0
48,5

6.5

7,9
8,3
0,4

22,3
20,4
-1,9

14.7 9,1 13,2
16,4 10,4 14,5

1,7 1,3 1,3

19,0
18,8
-0,2

3,1
3,4
0,3

6,4
5,4

-1,0

8,2 6,5 7,0
8,9 7,4 7,6
0,7 0,9 0.6

ITALlA

1998
1999
Differenza

34.7
38,9

4,2

5,6
6,0
0,4

13,3
12,8
-0,5

10,7 7,6
12.2 8,7

1,5 1,1

8,6
9,6
1,0

17,0
16,7
-0,3

4,0
4,1
0,1

4,8 12,8 8,1 7,5
4,5 14,0 9,1 8,2

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

Fonte: Istat, Rilevazionc trimestrale sulle forze di lavoro
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omogeneo sul territorio; l'area meridionale
rimane comunque caratterizzata dall'inci
denza pili bassa e con un utilizzo prevalen
te nel settore agricolo; nelle regioni del
Nord-est l'utilizzo e superiore e l'incidenza
complessiva raggiunge il 9,2%. In modo pili
accentuato che nel caso del lavoro tempora
neo, e la componente femminile a utilizzare
in maggior misura l'istituto contrattuale
(15,8% del totale delle occupate nella media
del 1999, a fronte del 3,4% della componente
maschile). SuI piano settoriale, va sottoli
neato il consistente incremento registrato
nel terziario, all'interno del quale l'inciden
za e passata dal 12,8% del 1998 al 14% del
1999 nel comparto del commercio e pubblici
esercizi e dall'8,l% al 9,1% nei restanti com
parti. L'occupazione a tempo parz ia le e
aumentata tanto fra le persone al di sotto
dei 35 anni (dal 9,2 al 9,8%) che fra i lavo
ratori pili anziani (dal 6,4 al 7,2%); que
st'ultimo dato e interessante, poiche fa
capire che 10 specifico strumento contrat
tuale comincia a essere impiegato anche
come canale di uscita dal mercato del lavo
ro, andando a sostituire il prepensionamen
to sovente utilizzato in passato e che si e
rivelato difficilmente sostenibile per il
bilancio pubblico.

Va sottolineato, tuttavia, che l e due
tipologie contrattuali si sovrappongono in
parte: alcuni lavoratori, infatti, vengono
assunti con contratti a tempo p ar z ial e di
durata predeterminata (come nel caso
delle persone impiegate nei lavori social
mente utili), cosicche la creazione com
plessiva di nuovi posti di lavoro con con
tratti atipici non corrisponde a l la som
ma. 11 contributo effettivo, al netto delle
sovrapposizioni, nel corso degli ultimi
dodici mesi e stato di 239 mila u n it a.

Pili in dettaglio, nella media del 1999, le
variazioni pili consistenti hanno riguarda
to i lavoratori temporanei a tempo pieno
(118 mila unita, pari a +14%), rna sono
risultati sensibili anche gli incrementi dei
lavoratori a tempo parz ia le , tanto perma
nenti (78 mila u n ita , pari a +11,3%) quanto
temporanei (43 mila un ita , pari a +10,5%).

L'analisi dei dati mostra quindi una
progressiva flessibilizzazione del mercato
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del lavoro, che si traduce in un utilizzo
sempre maggiore dei contratti a termine,
con margini di ampliamento ancora note
voli riguardo al lavoro a tempo parziale.
L'evoluzione e comune a tutte le principali
economie europee e coinvolge soprattutto
le fasce pili giovani della popolazione, per
1e qua li g 1i is tituti cont r a tt u a li rap p r e
sentano attualmente il principale canale
d'ingresso nel mercato del lavoro.

Offerta di lavoro e disoccupazione

L'offerta di lavoro complessiva nel corso
del 1999 e aumentata di 181 mila u n ita ,
pari a +0,8%; nel 1998 l'aumento era risul
tato pili consistente (+1,2%). La decelera
zione e da attribuire a l l a sostanziale sta
b il ita mostrata dall'aggregato nel Mezzo
giorno, in contrasto con quanto accaduto
nel 1998, a ll orch e la medesima ripartizio
ne aveva presentato un aumento di ben 192
mila u n ita (+2,6%). Se da un lato cia ha
consentito di conseguire un significativo
restringimento dell' area della disoccupa
zione, dall'altro potrebbe segnalare un
deterioramento di mercati del lavoro loca
li nelle regioni meridionali.

Si conferma su ritmi elevati l'incremen
to della partecipazione femminile (+1,8%,
dopo il +2,2% registrato nella media del
1998), nonostante il modesto a pporto del
le regioni meridionali. Decisamente pili
contenuta e risultata la crescita dell'offer
ta di lavoro maschile, nel complesso 21
mila un ita , pari a +0,1% (+0,7% nella
media del 1998); anche per la componente
maschile la ripartizione meridionale si
presenta in controtendenza.

11 tasso di att iv ita medio nazionale e
risultato nel 1999 pari al 47,9%, con un pro
gresso di tre decimi di punto rispetto al
livello raggiunto nel 1998. L'incremento e da
attribuire esclusivamente al la componente
femminile, il cui grado di partecipazione e
passato dal 34,8% del 1998 all'attuale
35,3%; per la componente maschile, si con
ferma il livello dello scorso anna (61,5%).
Vanno sottolineati i progressi registrati
nell'area centro-settentrionale del paese, in
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particolare dalle regioni centrali, cui fa
riscontro il lieve ripiegamento del Mezzo
giorno. Dati gli andamenti descritti, per
mane ampio il diva rio tra le regioni pili svi
luppate (51,7% il tasso relativo al Nord-est)
e quelle del Meridione (43,8%): la differen
za, che nella media del 1998 era di 7,4 pun
ti percentuali, nel 1999 e passata a quasi 8
punti percentuali.

I 25-34enni presentano un incremento del
10 0,4% su base annua, grazie essenzialmen
te all'aumento dei tassi relativi alla com
ponente femminile, mentre per gli apparte
nenti alla classe 15-24 anni si registra una
riduzione dello 0,5%, a causa della dirninu
zione dei livelli di attivita maschile concen
trati soprattutto nelle regioni del Nord-est
e in quelle meridionali.

Alla luce del consistente aumento del
numero degli occupati e nonostante
l'incremento delle forze di lavoro, il nurne
ro delle persone in cerca di occupazione e
risultato nella media del 1999 di 2 milioni
669 mila un ita , con un sensibile calo
rispetto allo scorso anna (76 mila u n ita ,
pari a -2,7%). Si tratta del primo r e s tr i n
gimento dell' area della disoccupazione nei
dati della nuova serie revisionata, dopo
un quinquennio durante il Quale l'aggrega
to era risultato in continua espansione.

All a riduzione hanno contribuito tutte
le categorie; in particolare sono cal ate le
persone in cerca di prima occupazione
(-4,8%) e, in misura pili contenuta, i
disoccupati in senso stretto, cio e con pre
cedenti esperienze lavorative (-1,6%); in
lieve flessione e risultato anche l'aggrega
to delle "altre persone in cerca di lavoro"
(-0,6%).

SuI piano territoriale, la riduzione ha
continuato a interessare soprattutto Ie
regioni settentrionali, dove il fenomeno e
in atto da circa un triennio e inizia ad
estendersi al la componente femminile. Le
regioni del Centro denotano comunque un
lieve rientro, mentre la ripartizione meri
dionale presenta un ampliamento seppur
minimo dell'aggregato (2 mila u n ita , pari
al +0,1%), comunque in misura decisamen
te pili contenuta rispetto allo scorso anno,
quando l'aumento era stato del +5,9%.

Da una prospettiva di genere, la cornpo-
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nente maschile della disoccupazione si e
ridotta nel corso degli ultimi dodici mesi
del 3,6%. Per la componente femminile la
flessione e stata pili contenuta (-1,9% su
base annua), ma senza dubbio pili significa
tiva, poiche ottenuta nonostante il cospicuo
incremento dei tassi di partecipazione al
mercato del lavoro; va inoltre sottolineato
che il dato nazionale risente della perfor
mance negativa delle regioni meridionali.

Con riferimento alleta, sono risultate
in diminuzione le persone in cerca di occu
pazione appartenenti all e fasce pili giova
ni della popolazione: in particolare i 15
24enni (-7,4%) e in misura pili contenuta i
25-34enni; a tale dinamica non sono estra
nei fattori di natura demografica. Vice
versa, sono risultati in forte aumento i
disoccupati appartenenti a ll e fasce deta
pili anziane, in particolare i 55-64enni
(+3,3%), per il cospicuo incremento della
componente femminile (+ 17,8%), concen
trato nelle regioni centro-meridionali.

A seguito delle dinamiche descritte, il
tasso di disoccupazione nazionale nel 1999
e risultato dell'1l,4% (Tavola 1.24), con una
riduzione di quattro decimi di punto
rispetto al 1998. II risultato e la sintesi di
andamenti differenziati a livello territoria
Ie; la diminuzione della disoccupazione e
accentuata nelle regioni settentrionali e pili
contenuta in quelle centrali, mentre nel Mez
zogiorno si registra un lieve incremento.
Continuano ad ampliarsi, dunque, i diffe
renziali territoriali.

I tassi di disoccupazione relativi ai due
sessi mostrano entrambi una contrazione:
per gli uomini si passa dal 9,1 % dello scor
so anna all'8,8% del 1999, con una r iduz io
ne generalizzata a tutte Ie ripartizioni;
per le donne si passa dal 16,3% del 1998
all'attuale 15,7%, con una riduzione parti
colarmente accentuata nelle regioni nord
occidentali del paese.

1.3 Finanza pubblica

La base informativa di riferimento e
rappresentata dal conto economico conso
lidato delle amministrazioni pubbliche
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Tavola 1.26 - Conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (a). Anni 1996-99
(miliardi di lire e variazioni percentuali)

VOCI

1996 1997

ANNI

1998 1999

VARIAZIONI PERCENTUALI

1998/1997 1999/1998

Uscite
Spesa per consumi finali

Redditi da lavoro dipendente
Consumi intermedi
- Prestaz io n i sociali in natura
- Altri consumi i ntermedi

Am m o r t a m e n t i
Imposte indirette
Ri su l t a to netto di gestione
Produzione di servizi vendibili,
produzione di beni e servizi per uso
proprio e vendite residuali (-)

Contributi alia produzione
Imposte dirette
Prestazioni sociali in denaro
Trasferimenti ad enti pubblici
Trasferimenti a istituzioni sociali private
Aiuti internazionali (compresa IV risorsa)
Trasferimenti diversi a famiglie e imprese
Altre uscite correnti

Uscite correnti al netto interessi
Interessi passivi

Totale uscite correnti

Investimenti e acquisti netti di altre att ivit a
non finanziarie

Contributi agli investimenti
di cui: ad enti pubblici

Altri trasferimenti in conto capitale

343.819
218.559
128.908

37.988
90.920
22.923
7.040

-77

-33534
28.251

320.665

6.877
7.970
6.961

590

715.133
218.701

933.834

43.430
23.040

5.816

360.531
229.935
134.675

40.816
93.859
24274
7.972

359

-36.684
24.286

344.137

7.210
8.849
6.532

638

752.183
186.509

938.692

45.942
17.253

7.066

372.235
221.571
141.820

43.628
98.192
25.772
23.442

767

-41.137
27.539

351.185

6.141
11.917

5.776
669

775.462
167.552

943.014

51.400
19.155

7.398

385.504
227.262
150.803

46472
104.331
27.443
25.754

1.147

-46.905
28.038

370.367

7.328
12.051

5.604
703

809.595
145.726

955.321

56.113
20.815

6.765

3,2
-3,6
5,3
6,9
4.6
6,2

194,1
113,6

12,1
13,4

2,0

-14 8
34>

-11,6
4,9

3,1
-10,2

0,5

11,9
11,0

4,7

3,6
2.6
6,3
6,5
6,3
6.5
9,9

49,5

14,0
1,8

5,5

19,3
1,1

-3,0
5,1

4,4
-13,0

1,3

9,2
8,7

-8,6

Totale uscite in conto capitale
Totale uscite al netto interessi
Totale uscite complessive

72.286 70.261 77.953 83.693
787.419 822.444 853.415 893.288

1.006.120 1.008.953 1.020.967 1.039.014

10,9
3,8
1,2

7,4
4,7
1,8

Entrate
Risultato lordo di gestione
Interessi attivi
Imposte indirette
Imposte dirette
Contributi sociali effettivi
Contributi sociali figurativi
Trasferimenti da enti pubblici
Aiuti internazionali
Trasferimenti diversi da famiglie e imprese
Altre e ntrat e correnti

Totale entrate correnti
Contributi agli investimenti
Imposte in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale

Totale entrate in conto capitale

Totale entrate complessive
Risparmio lordo (+) 0 disavanzo corrente (-)
Saldo primario (saldo finale al netto degli

interessi p a s s iv i )
Indebitamento (-) 0 Accreditamento (+)

22.846
6.350

224.852
290.923
278.359

7.807

583
25.215

5.879

862.814
747

5.577
1. 935

8.259

871.073
-71.020

83.654
-135.047

24.633
6.168

247.286
318.466
296.935

7.696

1.608
25.981

6.855

935.628
2.830

13.942
2.835

19.607

955.235
-3.064

132.791
-53.718

26.539
5.932

318.303
296.914
258.980

7.685

1.473
26.361
6.046

948.233
3.884
8.086
2.420

14.390

962.623
5.219

109.208
-58.344

28.590
4.394

326.421
321.587
263.003

7.816

1.498
24.055
10 355

987.719
3.773
2.254
4.757

10.784

998.503
32.398

105.215
-40 511

7,7
-3.8
28,7
-6,8

-12,8
-0,1

-8.4
1.5

-11,8

1,3
37,2

-42.0
-14:6

-26,6

0,8

7,7
-25,9

2,6
8,3
1.6
1.7

1,7
-8,7

71,3

4,2
-2,9

-72.1
96,6

-25,1

3,7

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) Canto elaborato secondo il sistema dei conti nazionali Sec95.
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(Tavola 1.26), compilato secondo il nuovo
sistema dei conti nazionali Sec95. Gli
aggregati che vi figurano ed il saldo sono
stati oggetto della notifica effettuata
alla Commissione Unione europea il 10

marzo 2000, ai fini della procedura sui
deficit eccessivi prevista dal trattato di
Maastricht, no n ch e del monitoraggio pre
visto dal patto di stab il ita e crescita.

Le stime dei diversi aggregati del conto
delle amministrazioni pubbliche sono coe
renti con quelle del prodotto interno lordo
e degli altri aggregati del quadro macroe
conomico, realizzate in applicazione del
Sec95.

1.3.1 Saidi

Lo scorso anna e proseguito il migliora
mento dei conti pubblici. L'indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche in
rapporto al Pil e risultato pari all'1,9%,

minore del 2,8% del 1998 e nettamente
inferiore a quello del 1995, che risulto del
7,60/0 (Figura 1.20). In valore assoluto,
l'indebitamento netto e risultato di 40.511
miliardi, 17.800 in meno rispetto all'anno
precedente.

11 risultato e stato conseguito in presen
za di un aumento del Pil inferiore a quan
to ipotizzato nel settembre 1998, in o cca
sione della predisposizione della manovra
finanziaria per il 1999 (+ 1,4% in termini
reali, in luogo del +2,5% previsto dalla
relazione previsionale e programmatica).
Nella prima parte dell' anno, l'andamento
sfavorevole dell'economia aveva fatto sup
porre un peggioramento dell'indebitamen
to rispetto alla precedente previsione, tan
to che il documento di programmazione
economica e finanziaria (Dpef) per il
periodo 2000-2003, presentato nel mese di
aprile, partiva da un'ipotesi prudenziale
del 2,4% del rapporto deficit/Pil per il
1999. Successivamente, l e dinamiche effet-

Figura 1.20 - Saldi di finanza pubblica. Anni 1995-99 (valori percentuali sul Pi!)
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Fonte: Istat, Conti economici nazionali
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tive dell'occupazione complessiva, delle
componenti della domanda finale e dei
redditi da lavoro, risultate superiori alle
previsioni (+1,0% l'occupazione, +3,5% Ie
retribuzioni complessive e +3,8% i consu
mi nazionali, rispetto a +0,6%, +3,1% e
+3,4% previsti) hanno avuto un effetto
positivo sulle entrate delle amministra
zioni pubbliche. Su queste ultime dovreb
bero aver agito anche le innovazioni intro
dotte dall'amministrazione fiscale in
tema di dichiarazione dei redditi e l e
a ttiv ita volte alla riduzione delle aree d i
evasione e di elusione (essenzialmente,
introduzione del modello di dichiarazione
"Unico" e studi di settore).

Alla contrazione dell'indebitamento ha
concorso anche la minore crescita delle spe
se (+1,8% rispetto al +2,8% delle ultime pre
visioni), all'interno delle quali quelle per
interessi passivi hanno presentato una fl e s
sione particolarmente importante (-13%
rispetto a -11% p rev is to ).

La riduzione dell'incidenza dell'indebi
tamento sul Pil e in linea con le tendenze
degli altri paesi europei; tuttavia, il rap-
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porto e rimasto al di sopra della media
dei paesi Uem, pari all'1,2%, ed e risulta
to inferiore solo a quelli dell'Austria e del
Portogallo (Tavola 1.27).

Dal conto delle amministrazioni p u bb li
che si rileva che il saldo primario (inde b i
tamento al netto delle spese per interessi)
e risultato positivo anche nel 1999, rag
giungendo il livello di 105.215 miliardi,
pari al 4,9% del Pil. Tale percentuale, pur
se inferiore a quella del 1998, e prossima
al valore del 50/0, fissato come obiettivo
strutturale per consentire la progressiva
convergenza del rapporto debito pubbl i
co/Pil al 60% 000% nel 2003).

La riduzione del saldo primario, a
p ar i t a di indebitamento, ha un effetto
positivo sull'economia, perche viene a
ridursi l'azione della pubblica arnmini
strazione nel sottrarre risorse altrimenti
destinate a fini produttivi 0 a sostegno
della domanda.

La riduzione del saldo primario in rap
porto al ru e stata determinata da una
crescita dell'incidenza delle uscite, al net
to degli interessi, su l Pil (passata da

Tavola 1.27 - Indebitamento (-) 0 accreditamento (+) netto delle amministrazioni pubbliche nei
paesi dell'Unione europea. Anni 1995-99 (valori percentuali sul Pil)

(a)
ANN I

PAESI
1995 1996 1997 1998 1999

Austria -5,1 -3,8 -1,9 -2,5 -2,0
Portogallo -5,7 -3,8 -2,6 -2.1 -2,0
Ita 1i a -7,7 -7,1 -2,7 -2,8 -1, 9
Francia -4,9 -4,2 -3,0 -2,7 -1,8
Grecia -10,3 -7 .. 4 -3,9 -2,5 -1,6
Germania -3,3 -3,4 -2,6 -1,7 -1,2
Spagna -7,1 -5,0 -3,2 -2,6 -1,1
Belgio -3,8 -3,7 -2,0 -1,0 -0.9
Paesi Bassi -4,1 -1.8 -1,2 -0,8 0.5
Regno Unito -5,7 -4,4 -2,0 0,3 1,2
Sve z i a -6,9 -3,4 -2,0 1,9 1,9
Irlanda -2,1 -0,6 0,8 2,1 2,0
Fi n l a n d i a -4,6 -3,2 -1,5 1,3 2,3
Lussemburgo 1,8 2,7 3,6 3,2 2,4
Danimarca -2,4 -1,0 0,1 1,2 3.0

Uern -4,8 -4,2 -2,6 -2,0 -1,2
Ue -5,0 -4,2 -2,4 -1,5 -0,7

Fonte: Eurostat
(a) I paesi sono riportati in ordine crescente rispetto al rapporto tra indebitamento netto e Pil nel 1999.
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41,3% del 1998 a 42% del 1999), maggiore
di quella delle entrate (passata dal 46,6%
del 1998 al 46,9% del 1999) (Figura 1.21)

Dal conto delle amministrazioni pubbli
che si rileva inoltre un forte aumento del
risparmio lordo (saldo tra entrate ed
uscite correnti) che, per il secondo anna
consecutivo, e risultato positivo, passan
do da 5.219 miliardi del 1998 a 32.398
miliardi nel 1999. Tale risultato e ancora
pili significativo se si pensa che, nel tren
tennio precedente, il saldo corrente e risul
tato costantemente negativo. II maggior
risparmio nelle partite correnti ha costi
tuito, per la prima volta nella storia
recente, una delle principali fonti di finan
ziamento degli interventi finalizzati al
sostegno dello svilu ppo della formazione
di capitale. Le spese in conto capitale sono
COS! ulteriormente cresciute, pur in pre
senza di una riduzione del ricorso al mer
cato finanziario.

Come si e detto, nonostante la riduzione
del saldo primario, l'indebitamento netto
si e contratto nel 1999 grazie ad una ridu
zione del 13% delle spese per interessi pas-

SIVI, la quale ha fatto seguito alIa dimi
nuzione del 10,2% nel 1998. L'andamento
descritto e sta to determinato dalla fles
sione dei rendimenti, proseguita per gran
parte del 1999 e frenata solo marginal
mente dall'aumento del tasso di rifinan
ziamento deciso a novembre dalla Banca
centrale europea.

II costa medio reale del debito (Figura
1.21), ottenuto deflazionando il costo
medio corrente (dato dal rapporto tra
interessi passivi e consistenza media del
debito pubblico) con il deflatore implicito
del Pil, dopo la flessione riscontrata nel
corso del 1998, ha subito un leggero
aumento nel 1999, portandosi ad un livello
di poco superiore al rapporto tra saldo
primario e debito medio. Cia ha contri
buito a un rallentamento nella discesa ten
denziale del rapporto debito/Pil, rappor
to che si e attestato nel 1999 al 114,9%.
Esso era stato del 123,2% nel 1995.

La se n s ib il ita della dinamica degli inte
ressi al variare dei tassi e andata ridu
cendosi anche a motivo della modificazio
ne del mix di strumenti finanziario a cui

Figura 1.21 - Determinanti fondamentali del rapporto tra debito pubblico e prodotto inter
no lordo. Anni 1996-99 (valori percentualiJ
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Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) Rapporto tra interessi passivi e consistenza media del debito pubblico deflazionato can il deflatore implicito del Pi!.
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il debito fa ricorso. Infatti, durante gli
anni '90 si e nettamente ridotta l'inciden
za dei titoli a breve termine (Bot e Cct),
passata dal 59% del 1990 al 29% del 1999.
In generale, la politic a del Tesoro e stata
improntata al progressivo allungamento
delle scadenze dei titoli, attraverso la
riduzione della quota dei titoli a tasso
variabile (titoli a breve) a favore dei tito
li a tasso fisso (titoli a medio e lungo t e r
mine). Come conseguenza, la vita media
residua del debito e passata nell'ultimo
biennio da 4,9 a 5,5 anni.

Nel 1999 la riduzione del rapporto debi
to/Pil e stata favorita, oltre che dal r ie qu i
librio del conto economico, anche da una
serie di operazioni di carattere finanzia
rio. Tra queste, le principali sono rappre
sentate dalle operazioni di dismissioni
patrimoniali (Ia cui e ntita complessiva e
stat a pari a circa 37 mila miliardi, irrip ie
gati in gran parte in operazioni di riacqu i
sto di titoli del debito pubblico sul mercato
secondario), dalla cessione dei crediti con
tributivi dell'Inps (cartolarizzazione dei
crediti, per un importo di circa 8 mila

miliardi) che ha ridotto le nuove emissioni
di passivita finanziarie e da alcune entrate
straordinarie per dividendi di imprese pub
bliche. La velocita del processo di rientro
dal debito e stata p ero attenuata da altre
operazioni finanziarie che hanno agito in
senso espansivo, fra le quali si ricordano:
l'aumento delle attivita del Tesoro presso la
Banca d'Italia, alcune regolazioni debitorie
(in particolare: rimborsi in titoli di crediti
d'imposta che nel 1999 sono ammontati a
circa 6.600 miliardi, rispetto ai tremila del
1998) e il peggioramento del cambio
dell'euro con il dollaro che ha determinato
l'aumento del controvalore in lire delle pas
sivita definite in dollari.

1.3.2 Uscite

Nel 1999 il conto consolidato delle arnmi
nistrazioni pubbliche ha presentato un
aumento dell'I,8% delle uscite complessive,
maggiore dell' incremento registrato nel
1998 (+1,2%). Tuttavia, la loro incidenza
sul r-u si e ridotta al 48,8% (Figura 1.22).

Figura 1.22 - Entrate e uscite delle amministrazioni pubbliche. Anni 1995-99 (valori percen
tuali sul Pil)
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Alla maggior crescita delle uscite hanno
contribuito Ie spese correnti, con un incre
mento dell' 1 ,3%. Al netto degli interessi
passivi che, come si e detto, hanno presen
tato una flessione del 13%, Ie uscite di par
te corrente sono aumentate complessiva
mente del 4,4%.

La crescita pili rilevante e stata regi
strata dai consumi intermedi, aumentati
del 6,3% rispetto al 1998. Vi hanno concor
so sia Ie prestazioni sociali in natura per
s a n it a e assistenza sia gli altri consumi
intermedi, costituiti dagli acquisti di
beni e servizi nelle funzioni tipiche delle
amministrazioni pubbliche, quali difesa,
ordine pubblico e sicurezza (oltre il 10%),
istruzione (+ 7,2%), protezione sociale
(+7,60/0), sanita (+5,2%).

I redditi da lavoro dipendente, che rap
presentano il 30% della spesa di parte cor
rente al netto degli interessi, sono aumenta
ti nel 1999 del 2,6%. Delle due componenti
dei redditi da lavoro, Ie retribuzioni lorde
sono aumentate del 2,2%, a causa dei rinno
vi contrattuali, e gli oneri sociali del 3,5%,
principalmente a causa dell'aumento dei
contributi a carico dello stato per i propri
dipendenti, versati all'Inpdap. Consideran
do che nel 1999 il numero dei dipendenti
pubblici e ulteriormente diminuito dello
0,4%, Ie retribuzioni medie pro capite risul
tano accresciute del 2,5% e gli oneri sociali
pro capite del 3,9%. E da sottolineare che la
contrazione dell'occupazione nella pubblica
amministrazione rappresenta la prosecu
zione di una tendenza iniziata nei primi
anni '90, che ha portato il numero comples
sivo di addetti nel 1999 (espresso in termi
ni di unita di lavoro equivalenti a tempo
pieno) ad un livello di oltre 170 mila u nita
inferiore a quello di otto anni prima.
L'andamento e frutto delle politiche di
razionalizzazione attuate negli ultimi anni
attraverso la sostanziale riduzione del
turn-over ed ha rappresentato uno dei fat
tori strutturali di contenimento delle spese
per la produzione dei servizi pubblici.
L'impatto finale sulla finanza pubblica non
e stato proporzionale, in quanto gran parte
dei risparmi sui costi per il personale in
servizio e stata assorbita dall 'aumento del
la spesa per quello collocato in quiescenza.
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L'altra rilevante componente delle usci
te correnti e costituita dalle prestazioni
sociali in denaro per previdenza e assi
stenza: esse coprono circa il 46% delle spe
se correnti al netto degli interessi passivi
e sono cresciute del 5,5% rispetto all'anno
precedente.

L'incremento e in parte dovuto ai
risparmi registrati nel 1998 in seguito
alla mensilizzazione del pagamento delle
pensioni, che ha contribuito a diminuire
la spesa pensionistica nel 1998. Hanno gio
cato, invece, in senso depressivo, alcune
tipologie di prestazioni erogate dagli enti
della sicurezza sociale: quelle legate diret
tamente all'andamento del ciclo economi
co, come gli assegni di integrazione sala
riale, sono risultate in lieve flessione, men
tre Ie liquidazioni per fine rapporto di
lavoro a carico degli enti previdenziali ed
a favore dei dipendenti pubblici collocati
in pensione si sono ridotte fortemente (cir
ca il 18%) rispetto al 1998. Occorre consi
derare che in quest'ultimo anna l'aumento
era stato eccezionale per l'accumulo degli
effetti legati al blocco dei pensionamenti
ed allo slittamento in avanti delle date di
decorrenza delle inderinita di buonuscita.

I contributi alla produzione erogati
dalle amministrazioni pubbliche aIle
imprese hanno presentato un aumento
modesto (+ 1,8%), a causa del contenimen
to dei trasferimenti in conto esercizio ero
gati dallo stato e dagli enti locali aIle
principali aziende pubbliche (in partico
lare aIle Ferrovie dello stato e ad altre
aziende di trasporto pubblico locale).

Ben pili rilevante e risultato l'aumento
delle spese in conto capitale, cresciute del
7,4%. L'incremento segue quello ancora
maggiore del 1998 e segnala un consolida
mento della tendenza alIa ricomposizione
strutturale della spesa pubblica a favore
di quella destinata, direttamente 0 indi
rettamente, al sostegno dello sviluppo eco
nomico. Infatti, la quota della spesa in
conto capitale suI totale e passata dal
7,0% nel 1997, al 7,6% nel 1998, all'8,1% nel
1999. L'aumento ha riguardato soprattut
to Ie spese per investimenti diretti delle
amministrazioni Iocali (+ 11 ,6% nel 1999),
non sottoposti al vincolo del patto di sta-



b il ita interna; su di essi hanno agito
anche la costruzione di opere e gli inter
venti di manutenzione straordinaria rea
lizzati per il Giubileo. In generale, sulla
ripresa degli investimenti ha influito la
riduzione del costo dell'accesso al credito
da parte degli enti locali, sia nei confronti
della Cassa depositi e prestiti (con la qua
le e stato avviato un processo di rinego
ziazione ed anticipata estinzione di parte
dei mutui in essere) sia nei confronti delle
altre istituzioni cr e d it i z i e .

Altrettanto rilevante e risultata la cre
scita dei contributi agli investimenti
effettuati dalle amministrazioni p ub b li
che a favore delle famiglie e delle imprese,
di cui una parte consistente erogata tr a
mite il fondo per l'innovazione tecnologi
ca. Fra questi ultimi rientrano quelli
effettuati a favore delle aree depresse, in
particolare del Mezzogiorno O. 488/1992),
che presentano un trend di crescita
costante (oltre il 20% di aumento nel 1999
rispetto al 1998), ancor p iu significativo
se si considera che si accompagna ad una
ritrovata ca p ac ita di spesa dei finanzia
menti comunitari messi a disposizione
delle economie locali attraverso i fondi
strutturali. A tale proposito, occorre
ricordare che nei contributi agli inve sti
menti non e compresa la quota di cofinan
ziamento dell'Unione europea che non
transita per il conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche.

Infine, ai fini della corretta interpreta
zione delle informazioni sulla spesa pub
blica per att iv it a di conto capitale, va
sottolineato che all'interno di essa, nella
categoria degli altri trasferimenti, sono
classificate anche operazioni di semplice
redistribuzione della ricchezza, non desti
nate al sostegno degli investimenti. Fra
queste sono da ricordare gli apporti di
fondi ad imprese pubbliche, quali Ferrovie
dello stato ed Ente poste, che siano uti liz
zati per il finanziamento di perdite di
gestione. Formalmente, nei bilanci pubbl i
ci, tali erogazioni sono contabilizzate
come apporti al capitale sociale, rna non
essendo destinate n e all'aumento del
patrimonio netto, ne a quello degli asset
reali 0 finanziari dell'impresa, nei conti
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nazionali vengono trattate come trasferi
menti a fondo perduto. I trasferimenti in
questione sono risultati pari a circa quat
tromila miliardi nel 1999, con una d irn i
nuzione di oltre mille miliardi rispetto
all'anno precedente.

1.3.3 Entrate

11 processo di contenimento dell'indebi
tamento e stato sostenuto in misura note
vole dalla crescita delle entrate, per alcuni
versi inaspettata, risultata pari al 3,7%,
contro un modesto 0,8% del 1998. Anche
l'incidenza su l Pil risulta leggermente
aumentata, essendo passata dal 46,6% del
1998 al 46,9% del 1999.

La pressione fiscale, calcolata includen
do nel numeratore del rapporto Ie imposte
dirette, le imposte indirette, quelle in con
to capitale e i contributi sociali, e salita
dal 43% al 43,3% del Pil (Figura 1.23).

Al fine di operare un confronto omogeneo
a livello internazionale sulla base dei dati
attualmente disponibili, nella Tavola 1.28
si fa riferimento ad una definizione di pres
sione fiscale leggermente diversa dalla pre
cedente, in quanto sono escluse le entrate
tributarie di natura eccezionale classifica
te nelle imposte in conto capitale. La pres
sione fiscale di parte corrente, in Italia, e
risultata pari al 43,2%, contro il 42,7% del
1998. Tale maggiore crescita rispetto alla
pressione complessiva e dovuta al fatto che
nel 1999 e sostanzialmente venuto meno il
gettito del prelievo straordinario sul Tfr,
ancora presente nel 1998.

Rispetto agli altri paesi dell'Unione euro
pea, la pressione fiscale corrente italiana
occupa una posizione intermedia, essendo
pressoche uguale alla media dei paesi Uem
(43,1%) e solo leggermente superiore alla
media dei 15 (42,6%). In particolare, tutti i
paesi Uem dell'Europa centro-settentriona
Ie, ad eccezione della Germania e dei Paesi
Bassi, presentano una pressione fiscale
superiore a quella dell'Italia. Quelli
dell' area mediterranea ed il Regno Unito
mostrano una pressione significativamente
meno elevata, sebbene in costante aumento
nell'ultimo quadriennio.
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Figura 1.23 - Pressione fiscale. Anni 1995-99 (valori percentuali sul Pil)
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Tavola 1.28 - Pressione fiscale di parte corrente nei paesi dell'Unione europea (a). Anni 1996-99
(valori percentuali sul Pil)

PAESI Cb)
ANNI

1996 1997 1998 1999

Irlanda 34,2 33,9 33,0 33,4
Spagna 33,7 34,2 34,6 34,8
Portogallo 36,4 37,4 37,9 39,8
Paesi Bassi 40,7 40,5 40,2 41,4
Germania 42,3 42,2 42,3 43,1
I t a l i a 42,2 43,9 42,7 43,2
Lussemburgo 43,5 42,4 42,1 43,8
Finlandia 46,7 46,1 46,1 45,9
Austria 45,0 45,7 45,9 46,3
Francia 45,7 45,7 45,8 46,5
Belgio 46,4 46,8 47,1 47,0

Dern 42,3 42,7 42,5 43,1

Grecia 34,0 35,2 37,2 37,4
Regno Unito 35,7 36,3 37,6 37,9
Danimarca 50,5 50,3 49,9 51,3
Svezia 51,0 51,3 53,2 52,7

De 41,8 41,9 42,1 42,6

Fonte,' Bce
(a) Irnposte dirette, indirette e contributi sociali in rapporto al PiL
(b) I paesi sono ordinati in senso crescente secondo la pressione fiscale ne l 1999,
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Complessivamente, nel 1999 gli introiti
fiscali e parafiscali ammontano a 921.021
miliardi, con una crescita del 3,5% r isp et
to all'anno precedente, contro un aumento
dello 0,6% nel 1998. Si deve peraltro ram
mentare che quest'ultima percentuale e
risultata COS! contenuta a motivo del livel
10 eccezionale delle entrate fiscali nel 1997,
anna di riferimento per l'ingresso ne l
l'Uem, su cui hanno inciso fortemente pre
lievi di carattere straordinario.

Le imposte dirette hanno rappresentato
il 34,9% della pressione fiscale e sono ere
sciute dell'8,3%; l e imposte indirette inci
dono per il 35,4% e hanno presentato un
incremento inferiore (+2,6%); ancora p iu
rid otto e risultato l'aumento dei co ntr ibu
ti sociali effettivi (+ 1,6%). In notevole
ridimensionamento risultano infine le
imposte in conto capitale (-72,1%), a cau
sa della g ia ricordata cessazione degli
effetti di tributi straordinari, quali
l'eurotassa e il prelievo su l Tfr, che anche
nel 1998 avevano generato un gettito di
e nt ita non trascurabile.

SuI sostenuto aumento delle imposte
dirette dovrebbero aver influito le azioni ed
i provvedimenti amministrativi rivolti all a
riduzione dell'evasione e dell'elusione, cui e
presumibile sia da attribuire una crescita
delle basi imponibili effettive dell'Irpef e
dell'Irpeg. Infatti, sono state adottate
dall'amministrazione delle finanze nuove
metodologie di accertamento, attraverso
studi di settore e controlli mirati che han
no fatto emergere maggiori redditi irn poni
bill. Inoltre, l'adozione del modello di
dichiarazione "Unico", oltre a snellire le
procedure amministrative, ha indotto par
te dei contribuenti ad eseguire dichiarazio
ni di imponibili coerenti tra loro. In aggiun
ta, 10 scorso anna e entrata a regime l'addi
zionale regionale Irpef (il cui gettito, nel
conto delle amministrazioni pubbliche, e
stato imputato al 1998 per la parte r e la t i
va alle ritenute operate a conguaglio dai
datori di lavoro in quanto sostituti di
imposta) ed e entrata in vigore, a partire
dal 1° luglio 1998, la riforma dell'imposta
sostitutiva sui redditi di capitale e sulle
plusvalenze.

1. CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1999

La ricornposizione del prelievo fiscale in
direzione di un accrescimento del peso
dell'imposizione diretta e da attribuire
almeno in parte all'introduzione dell'Irap,
avvenuta nel 1998 mediante una percentua
le di acconto pari al 120%: cia ha causato
da un lato una fisiologica flessione di tale
tributo nel 1999, dall'altro ha determinato
l'espansione della base imponibile a fini
Irpeg a motivo della sua indeducib ilita.

II gettito dell'imposta sul valore aggiun
to (Iva), che da sola copre circa il 40% delle
imposte indirette, ha registrato nel 1999 un
aumento superiore alla media (+4,6%). E
da sottolineare che la crescita del gettito
netto dell'Iva e avvenuta in presenza di un
significativo aumento dei rimborsi di
imposta, in particolare di quelli effettuati
attraverso l'istituto della compensazione
(il contribuente ha la faco lta di compensa
re l' eventuale credito di Iva con debiti per
altre imposte dovute allerario). Tale
aumento e legato alla crescita dei consumi,
tra cui risultano significative Ie spese
sostenute per ristrutturazioni edilizie, con
siderevolmente accresciute per le agevola
zioni concesse ai fini delle imposte dirette,
nonche le spese per carburanti, che hanno
risentito dell'aumento del prezzo in corso
d'anno. Anche nel caso dell'Iva e da ritenere
che le nuove procedure di dichiarazione
dell'imposta e gli altri strumenti di accer
tamento approntati dall'amministrazione
fiscale abbiano influito sulla crescita delle
basi imponibili. Piu rilevante e risultato
l'aumento dell'imposta di registro, cornp e n
sato p ero dalla diminuzione dell'imposta
di surrogazione del registro e del bollo. Fra
le altre imposte indirette di rilevante getti
to, una crescita limitata presenta l'impo
sta sugli oli minerali (+2,2%), e aumentata
l'imposta sui tabacchi del 12,7% e quella sul
gioco del lotto e delle lotterie del 23%, rag
giungendo un ammontare di circa 11 mila
miliardi.

Tra Ie imposte indirette di competenza
delle amministrazioni locali, aumenti
consistenti sono stati rilevati per l'Ici
(circa il 3%), i contributi sulle concessioni
edilizie (+4%) e i diritti provinciali su l
Pra (+75,8%); e da precisare che in questi
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ultimi e compresa dal 1999 la quota che
negli anni precedenti era di competenza
dell'erario. Nel 1999, tra Ie imposte ind i
rette provinciali, figura anche quella gra
vante sulle assicurazioni per responsabi
l ita civile auto, fino al 1998 di competen
za erariale.

II gettito dell'Irap Cimposta regionale
sulle att iv it a produttive) e diminuito
invece dell'1l,5%, dopo l'elevata misura
dell'acconto (120%) per il 1998.

II prelievo tributario effettuato diretta
mente dalle amministrazioni locali 0 di
loro diretta competenza (devoluzioni di
imposta) si e assestato intorno al 18% del
gettito fiscale complessivo (12% nel 1997 e
19,1% nel 1998). II grado di autonomia,
misurato in termini d i autofinanziamento
(rapporto fra entrate tributarie proprie e
totale delle spese), si e consolidato su un
livello di poco inferiore al 40%, rispetto al
43,1% del 1998 e al 26,1% del 1997.

II gettito dei contributi sociali e aumen
tato di appena 1'1,6%, rispetto a un aumen
to del 3,5% delle retribuzioni lorde comples
sive. Al lora interno, la componente pili
dinamica e risultata essere quella dei con
tributi sociali a carico dei lavoratori (sia
dipendenti sia indipendenti). A limitare
l'aumento dei contributi hanno influito
l'annullamento degli introiti per contributi
sanitari (in termini di competenza econo
mica il relativo gettito e stato considerato
nullo nel conto delle amministrazioni pub
bliche benche, in termini di incassi, si siano
registrati ancora nel 1999 importi riscossi
in conto residui) e l'abolizione dei contribu
ti ex Gescal, Enaoli e Tbc, compensati sol
tanto parzialmente dai maggiori contribu
ti Inpdap versati dallo stato per i propri
dipendenti. Infine, si segnala che fra Ie
entrate contributive registrate nel conto
consolidato delle amministrazioni pubbli
che non sono compresi gli introiti realizza
ti dall'Inps per effetto dell'operazione di
cartolarizzazione dei crediti contributivi,
che nel 1999 ha generato incassi per circa 8
mila miliardi. Nei conti nazionali, infatti,
i contributi sociali sono registrati per com
petenza economica e rappresentano pertan
to Ie obbligazioni assunte dai contribuenti
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suI reddito generato nel corso del periodo di
riferimento.

Tra Ie altre voci di entrata di minore
e n tit a figurano gli interessi attivi,
ammontati a 4.394 miliardi rispetto ai
5.932 miliardi del 1998, con una d imiriu
zione del 25,9%. In questa voce non sono
compresi gli oltre 24 mila miliardi acqui
siti dalla Cassa depositi e prestiti a fr o n
te di mutui e conti correnti postali accesi
a favore degli altri enti pubblici, ammon
tare che, nel conto economico delle arnmi
nistrazioni pubbliche, si consolida.

Infine, nel 1999 si e registrato un notevole
aumento dei ricavi per la produzione di ser
vizi vendibili e delle vendite residuali
(+14%) che, secondo 10 schema di conto
adottato, rappresentano l'unica voce di
entrata che figura nelle uscite con il segno
negativo, per consentire il calcolo delle spese
per consumi finali (collettivi 0 individuali)
delle amministrazioni pubbliche. In tale
voce, ammontata a poco meno di 47 mila
miliardi, sono compresi i versamenti (a
titolo di acquisto di serviz i 0 di parziale
compartecipazione ai costi sostenuti per la
loro produziorie) da parte di famiglie e
imprese a fronte di servizi resi dalle arnmi
nistrazioni pubbliche, quali fitti attivi,
tasse scolastiche ed universitarie, ticket
sanitari, tasse suI serviz io di nettezza
urbana, proventi del lotto, lotterie, totocal
cio al netto delle vincite ed altri proventi
simili. La crescita dei ricavi per produzione
di servizi vendibili e da imputare princi
palmente alIa accelerata dinamica dei pro
venti del servizio del lotto e lotterie, su cui
hanno inciso Ie nuove tipologie di giocate
(come il superenalotto) rivelatesi partico
larmente attraenti per Ie ingenti possibi
lita di guadagno che lasciano intravedere
ai partecipanti. La crescita indicata e
anche indice di una maggiore attenzione da
parte delle amministrazioni nell'assicurare
e conom icita e re d d itiv ita aIle attivita di
tipo market. Cia e confermato dall'evoluzio
ne positiva, negli anni recenti, del risultato
netto di gestione (utile) generato dalla pro
duzione di servizi di mercato diversi da
quelli connessi alla gestione dei concorsi
pranostici e lotterie.
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Impatto redistributivo della legge finanziaria 2000

Obiettivo di questo approfondimento e
valutare ex ante l'impatto di alcune rn isu
re della legge finanziaria per il 2000 sulla
distribuzione del reddito tra le famiglie e
sulla poverta nel 2000.

Lo strumento di analisi utilizzato e il
modello di microsimulazione Mastrict
dell'Istat. A partire dai redditi netti indivi
duali rilevati dall'indagine della Banca
d'Italia sui bilanci delle famiglie, il model
10 ricostruisce i redditi lordi e imponibili,
le imposte dirette dovute, i trasferimenti
ricevuti e , da ultimo, il reddito disponibile
delle famiglie nell'anno di riferimento, com
prensivo di una stima dell'evasione fiscale.
Rispetto alle valutazioni effettuate in occa
sione del precedente Rapporto annuale, al
modello sono stati apportati alcuni migl io
ramenti; la base informativa e aggiornata
all'indagine pili recente disponibile a inizio
anno, relativa al 1995.

Si confrontano tre scenari simulati per
il 2000 (Tavola 1.29):
-la legislazione vigente a fine 1999 (scena

rio base, Tavola 1.30);
- la legislazione modificata dai soli prov

vedimenti fiscali che riguardano, al m e
no potenzialmente, la maggioranza dei
cittadini (scenario 1);

- infine, la legislazione modificata da l
l'insieme dei provvedimenti contenuti nella
legge finanziaria per il 2000 (scenario 2).
Come risultato generale, si pUG prevede

re che il complesso dei provvedimenti esa
minati provochera un aumento del re dd i
to disponibile delle famiglie pari in media
a circa 360 mila lire, un leggero migliora
mento in senso equitativo della d istr ibu
zione del reddito e una diminuzione della
p ove rt a relativa, con l'uscita di 81 mila
famiglie da tale condizione. Dall'analisi
emergono interessanti differenze tra 10
scenario intermedio e 10 scenario finale, in
termini sia di efficacia redistributiva
degli interventi, sia di effetti differenzia
li, secondo la dimensione della famiglia e
la condizione professionale.

Primo scenario: effetti delle misure di ti
po universalistico

All'interno della legge finanziaria, che
per le famiglie prevede prevalentemente
riduzioni del carico fiscale, il primo sce
nario isola l'impatto delle misure di tipo
universalistico che riguardano, almena
potenzialmente, la maggioranza dei cit-

Tavola 1.29 - Provvedimenti della legge finanziaria 2000 dei quali sono stati simulati gli effetti

PROVVEDIMENTI

Riduzione del!'aliquota Irpef secondo scaglione
Aumento detrazioni lavoro dip. e autonomo
Aumento deduzione abitazione principale
Aumento detrazione Fam i l i a r i a carico
Ulteriore detrazione figli minori di tre anni
Aumento eletrazione pensionati a basso reelelito
Detrazione affittuari a basso reeldito
Detrazione particolari tipi di reeldito
Aumento assegno sociale
Contributo pensioni eli importo elevato
Detrazione spese eli ristrutturazione edilizia

Scenario 1

x
X
X
X

Scenario 2

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
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Tavola 1.30 - Reddito familiare disponibile, indici di disuguaglianza e di poverta per tipologia
familiare nello scenario base: valori medi. Anno 2000

SCENARIO BASE Reddita
LEGISLAZIONE 1999 familiare INDICI DI INDICI DI

media DISUGUAGLIANZA (%) POVERT A (%) (a)

TIPOLOGIE FAMILIARI (migliaia Indice di Indice eli Inelice eli Inelice eli
di lire) Gini Atkinson (b) eliffusione i n t e n s i t a

In complesso 53.854 35,97 20,24 14,48 28,25

Capofamiglia lavoratore dipendente 56.538 30,42 14,30 11,16 22,45
di cui: pubblico 60.422 28,71 13,21 7,31 19,04

privato 54.075 31,37 14,81 13,60 23,61
opera io 44.843 26,48 11,20 18,83 23,92

Capofamiglia lavoratore indipendente 85.009 42,97 26,33 10,49 33,26
capofamiglia pensionato 44.072 33,52 15,92 13,33 21,08

Italia nord-occidentale 59.407 34,99 17,28 6,10 18,81
Italia nord-orientale 64.041 32,05 16,06 5,57 22,87
Italia centrale 58237 32,38 16,40 7,86 23,71
Italia meridionale e insulare 40.466 35,57 21,08 30,79 31,11

Famiglie monocomponente 26.308 37,67 20,07 15,87 18,31
Famiglie con 2 0 3 componenti 54.769 34,97 19,14 10,72 29,04
Famiglie con 4 0 5 componenti 65.748 34,88 20,40 17,80 31,73
Famiglie con 6 0 pili componenti 75.385 39,23 26,06 35,52 32,20

Famiglie con un solo percettore di reddito 29.502 40,00 23,90 25,56 27,14
d i cui: jamiglie monoreddito dipen dente 35.355 36,74 20,10 26,21 23,37

jamiglie monoreddito pensionato 23.898 35,47 16,16 21,89 19,66
Famiglie con 2 percettori d i reddito 57.317 34,85 18,87 11,58 30,81
Famiglie con 3 0 pili percettori di reddito 83.441 29,85 13,70 4,61 20,83

Capofamiglia fino a 39 a n n i 49.979 35,25 21,23 19,09 33,53
Capofamiglia fra 40 e 59 anni 63.325 35,85 21,09 13,58 31,90
Capofamiglia con 60 anni ed oltre 46.093 36,11 18,54 12,86 19,88

Capofamiglia maschio 59.545 36,04 20,41 13,26 30,58
Capofamiglia f e m m i n a 37560 35,55 19,37 17,98 23,35

Fonte: Elab o razio n i Istat can il mod e llo Mastrict su dati Banca dTta l i a
(a) Linea della pover ta. 24 mil i oni 911 mila lire di reddita dispanibile per una famiglia d i tre persane.
(b) II grada di avversiane alla clisuguaglianza e pasta pari a 1.

tadini. Si tratta, innanzitutto, dell'ab
bassamento di un punto percentuale
dell'aliquota Irpef relativa al secondo sca
glione di imponibile (da l 27% al 26% al lor
do dell'addizionale regionale). La m o difi
ca delle detrazioni, per redditi sia da
lavoro dipendente, sia da lavoro autono
mo e impresa minore, mira a estendere il
beneficio ai redditi pili bassi 0 di poco
superiori alIa soglia del primo scaglione,
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pari a 15 milioni di lire. L' a umento a 1
milione 800 mila lire della deduzione per
l'abitazione principale e un potenziale
beneficio per i due terzi delle famiglie ita
liane, proprietarie dell'abitazione in cui
vivono.

Infine, l'aumento da 336 mila a 408
mila lire della detrazione per ogni fami
liare a carico diverso dal coniuge riguar
da poco meno di meta delle famiglie, nelle



quali pero vivono quasi due terzi degli
individui, secondo la ricostruzione delle
detrazioni per carichi familiari effettua
ta dal modello. Tuttavia, non tutti i
potenziali beneficiari saranno in grado di
fruire di queste misure: si pensi in parti
col are ai titolari di un reddito catastale
relativo all'abitazione principale inferiore
a ll a deduzione attualmente prevista per il
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2000, pari a 1 milione e 100 mila lire.
Secondo la stima del modello, l'impatto

complessivo dei provvedimenti considerati
si esprime in un aumento di circa 240 mila
lire del reddito disponibile medio familia
re, pari a due terzi dell'impatto complessi
vo della manovra stimato attraverso 10 sce
nario 2 (Tavola 1.31). In aggregato, la r idu
zione del gettito fiscale sarebbe pari a 4.800

Tavola 1.31 - Reddito familiare disponibile, indici di disuguaglianza e di poverta per tipologia
familiare nello scenario 1: variazioni medie rispetto allo scenario base. Anno 2000

IMPATTO PROVVEDIMENTI Reddito
AD AMPIO SPETTRO familiare INDICI DI INDICI DI

medio DISUGUAGLIANZA (%) POVERTA (%) (a)

TIPOLOGIE FAMILIARI (migliaia Indice di Indice di Indice di Indice di
di lire) Gini Atkinson (b) diffusione i n t c n s it a

In complesso 242 -0,03 -0,01 -0,23 0,23

Capofamiglia lavoratore dipendente 330 -0,05 -0,04 -0,47 0,48
di cui: pubblico 368 -0,08 -0,06 -0,24 -0,06

privato 306 -0,04 -0,03 -0,61 0,69
op e rai o 271 -0,03 -0,01 -0,91 0,78

Capofamiglia lavoratore indipendente 297 -0,04 -0,04 -0,20 0,48
Capofamiglia pensionato 166 0,01 0,02 -0,07 -0,04

Italia nord-occidentale 261 -0,04 -0,03 -0,24 0,47
Italia nord-orientale 274 -0,04 -0,03 -0,17 0,42
Italia centrale 276 -0,03 -0,02 -0,18 0,30
Italia meridionale e insulare 188 0,00 0,02 -0,29 0,09

Famiglie monocomponente 91 0,01 0,02 -0,31 0,20
Famiglie con 2 0 3 componenti 216 -0,01 0,00 -0,02 -0,08
Famiglie con 4 0 5 componenti 355 -0,06 -0,02 -0,36 0,31
Famiglie con 6 0 pili componenti 373 -0,05 -0,05 -2,21 1,76

Famiglie con un solo percettore di reddito 130 -0,02 0,00 -0,57 0,34
di cui: famiglie monoreddito diperidente 213 -0,07 -0,05 -1,43 0,83

famiglie monoreddito pensionato 84 0,02 0,03 -0,07 -0,12
Famiglie con 2 percettori di reddito 268 -0,03 -0,01 -0,13 0,15
Famiglie con 3 0 pili percettori di reddito 352 -0,02 -0,02 0,00 -0,26

Capofamiglia fino a 39 anni 253 -0,03 -0,01 -0,61 0,90
Capofamiglia fra 40 e 59 anni 314 -0,05 -0,03 -0,20 0,16
Ca pofamiglia con 60 anni ed oltre 161 0,01 0,02 -0,05 -0,07

Ca pofamiglia maschio 277 -0,04 -0,03 -0,24 0,29
Capofamiglia femmina 144 0,01 0,03 -0,23 0,12

Fonte: Elaborazioni Istat con il modello Mastrict su dati Banca d'!talia
(a) Linea della poverta 24 milioni 911 mila lire di reddito disponibile per una famiglia di tre persone.
(b) Il grade di avversione alia disuguaglianza e posto pari a 1.
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miliardi: questa cifra risulta molto vrcrn a
al la somma delle previsioni di minor getti
to di competenza effettuate a lla fine del
1999 dal Servizio bilancio dello stato della
Camera dei deputati, che si colloca intorno
ai 4.650 miliardi.

Per l'insieme delle famiglie la disugua
glianza, misurata sia dall'indice di Gini
sia dall'indice di Atkinson, resta quasi
invariata. Invece la p overta , definita in
termini relativi e con riferimento al reddi
to, si riduce di circa due decimi di punto
se misurata come percentuale di famiglie
povere rispetto al totale, mentre la sua
in te n s ita aumenta nella stessa misura.
Nel calcolo degli indici, il reddito moneta
rio e stato reso equivalente per tenere con
to della diversa dimensione delle famiglie;
e stata utilizzata, in proposito, la scala
di equivalenza predisposta dalla Commis
sione di indagine sulla poverta e
sull'emarginazione.

La sostanziale n e u tr a l i t a distributiva
dei provvedimenti fiscali considerati nel
primo scenario e confermata dall'anda
mento delle variazioni del reddito dispo
nibile per decile di reddito familiare equi
valente (Figura 1.24). I guadagni medi
crescono all'aumentare del reddito fami
liare, fino a raggiungere 440 mila lire per
il decile pili ricco. II 70% delle famiglie
mostra variazioni comprese tra 10 0,5% e
10 0,55%, ci o e un impatto sostanzialmente
proporzionale, mentre il decile pili ricco e
quello pili povero presentano variazioni
praticamente uguali.

Considerando la dimensione della fami
glia, risultano relativamente pili favoriti
i nuclei con pili di tre componenti, come
mostra la Tavola 1.31, mentre il guadagno
medio e inferiore a 100 mila lire per le
famiglie di un solo componente. Un esame
pili dettagliato conferma che le tipologie
meno avvantaggiate sono le persone sole e

Figura 1.24 - Variazioni del reddito familiare disponibile derivanti dalle misure previste
dalla legge finanziaria 2000 per decile di reddito disponibile equivalente (valo
ri percentuali)
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le coppie (Figura 1.25). A livello territo
riale, il Mezzogiorno mo stra uno svantag
gio in valore assoluto al quale non corri
sponde un distacco in termini percentuali,
a causa del livello dei redditi medi fami
liari dell'area sensibilmente inferiore a
quelli delle altre ripartizioni.

Considerando la condizione professiona
le dei percettori di reddito, l'incremento
percentuale maggiore va ai lavoratori
dipendenti, esclusi i dirigenti (Figura
1.26), che presentano peraltro il guadagno
medio pili elevato. L'aumento percentuale
minore riguarda gli inattivi diversi dai
pensionati (disoccupati, percettori di soli
redditi da immobili 0 trasferimenti non
pensionistici e ccetera), superati di poco
da professionisti e imprenditori. I pensio
nati si collocano in una posizione interme
dia, insieme ai dirigenti e agli autonomi
in senso stretto.

Secondo scenario: effetto d'insieme della
legge finanziaria 2000

I sette provvedimenti della legge fin an
ziaria 2000 considerati in questo scenario
di simulazione insieme alle misure fiscali
dello scenario precedente sono mirati a
particolari categorie di cittadini e spesso
condizionati al reddito individuale. Fanno
eccezione, da quest'ultimo punto di vista,
la nuova detrazione Irpef per figli di eta
inferiore a tre anni e la proroga della
detrazione per spese di ristrutturazione
edilizia, nella misura del 36%. Sono invece
condizionati al reddito individuale:
-l'aumento della detrazione per i pensio-

nati con trattamenti inferiori a 18
milioni annui, a favore dei percettori
con almeno 75 anni di eta e/o redditi
inferiori a 9,4 milioni (affiancato
dall'introduzione di due nuovi scaglioni
"tecnici", per ridurre fenomeni di trap
pola della poverta):

-l'aumento di 18 mila lire mensili
dell'assegno sociale e dei trasferimenti
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assimilati, condizionati al reddito del
percettore e dell'eventuale coniuge;

- l'estensione temporale e l'aumento della
detrazione introdotta dalla legge
133/1999 per gli affittuari a basso reddi
to con contratti corrispondenti alla tipo
logia fissata dalla legge 431/1998;

-la nuova detrazione per i percettori di
particolari categorie di reddito.
Per finire, riguarda un numero molto

limitato di cittadini l'unica misura co nsi
derata destinata a ridurre i redditi delle
famiglie: il contributo del 2% sugli impor
ti di pensioni complessivamente superiori
al massimale previsto dalla riforma pen
sionistica del 1995. Le altre misure della
legge finanziaria 2000 che riguardano le
famiglie non sono comprese nelle simula
zioni p e rche le informazioni incorporate
nel modello non consentono di valutare i
loro effetti sui redditi familiari.

Per la simulazione, gli affittuari con
contratti a norma della legge 431/1998
sono stati approssimati selezionando
casualmente gli intervistati che nel 1995
hanno dichiarato di avere un contratto di
affitto aequo canone 0 secondo i patti in
deroga ed escludendo quelli che occupano
immobili Iacp. Tra le particolari catego
rie di reddito sono stati considerati i per
cettori di assegni alimentari e i lavorato
ri stagionali, selezionati tra i lavoratori
dipendenti con rapporti di lavoro di dura
ta inferiore all'anno rna presumibilmente
non conclusi, mentre non e stato possibile
individuare le collaborazioni occasionali.
Le pensioni sociali del campione sono sta
te depurate dagli errori pili evidenti da
parte degli intervistati, tenendo conto del
la normativa vigente nel 1995.

L'ulteriore aumento del reddito medio
disponibile simulato nello scenario 2 e
pari a 115 mila lire per famiglia, co r r i
spondenti a un costa aggiuntivo per il
bilancio pubblico pari a quasi 2.300
miliardi. L'impatto complessivo della leg
ge finanziaria 2000 e quindi un aumento
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Figura 1.25 - Variazioni del reddito familiare disponibile derivanti dalle mlsure previste
dalla legge finanziaria 2000 per numero di componenti della famiglia (valori
percentu ali)
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Figura 1.26 - Variazioni del reddito individuale disponibile derivanti dalle mlsure previste
dalla legge finanziaria 2000 per qualifica del percettore (valori p ercentu al i)
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Approfondimenti

del reddito disponi
annuo rispetto a ll o
allo 0,66% CTavo-

di quasi 360 mila lire
bile medio familiare
scenario base, pari
la 1.32).

La sostanziale st a z i o n a r ie ta della disu
guaglianza dei redditi familiari rilevata
nello scenario precedente viene ora supera-

tao A riprova della ca p a.ci ta redistributi
va d i trasferimenti opportunamente
mirati, i 2.300 miliardi addizionali deri
vanti dai sette provvedimenti che d ist i n
guono 10 scenario 2 dal precedente deter
minano effetti uguali 0 superiori ai 4.800
movimentati d a l le miscue fiscali ad

Tavola 1.32 - Reddito familiare disponibile, indici di disuguaglianza e di povecta per tipologia
familiare nello scenario 2: variazioni medie rispetto allo scenario base. Anno 2000

IMPATTO COMPLESSIVO
FINANZIARIA 2000

Reddito
familiare

medio
INDICI DI

DISUGUAGLIANZA ('Yo)
INDICI DI

POVERTA ('Yo) (a)
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Fonte: Elaborazioni Istat con il modello Mastrict su dati Banca d'ltalia
(a) Linea della p ov e rt a: 24 milioni 911 mila lire di reddito disponibile per una famiglia di tre persone.
(b) 11 grado di avversione alla disuguaglianza e posto pari a 1.

TIPOLOGIE FAMILIARI

In complesso

Capofamiglia lavoratore dipendente
di cui: pubblico

privato
op era io

Capofamiglia lavoratore indipendente
Capofamiglia pensionato

Italia nord-occidentale
Italia nord-orientale
Italia centrale
Italia meridionale e insulare

Famiglie monocomponente
Famiglie con 2 0 3 componenti
Famiglie con 4 0 5 componenti
Famiglie con 6 0 pili componenti

Famiglie con un solo percettore di reddito
di cui: jamiglie monoreddito dipen dente

jamiglie monoreddito pensionato
Famiglie con 2 percettori di reddito
Famiglie con 3 0 pili percettori di reddito

Capofamiglia fino a 39 anni
Capofamiglia fra 40 e 59 anni
Ca pofamiglia con 60 anni ed oltre

Capofamiglia maschio
Capofamiglia femmina

lire)

357

458
496
434

377
441
270

389
410
409
269

184
327
476
619

221
321
176
396
468

394
426
263

397
244

Indice di
Gini

-0,06

-0,07
-0,08
-0,07
-0,06
-0.04
-0.04

-0,09
-0.08
-0,06
-0.03

-0,07
-0,04
-0,07
-0,05

-0.07
-0,10
-0,05
-0,05
-0,03

-0.07
-0,05
-0,06

-0,06
-0,06

Indice di
Atkinson (b)

-0.04

-0,07
-0,07
-0,06
-0,03
-0,03
-0,02

-0,08
-0,07
-0,05
0,02

-0,04
-0,03
-0,04
0,03

-0,03
-0.08
-0.01
-0,03
-0,03

-0.04
-0,03
-0,03

-0,04
-0,02

Indice di
d iffus io n e

-0.42

-0.67
-0,38
-0,86
-1,23
-0,20
-0,29

-0,49
-0,39
-0,24
-0.47

-0,66
-0,12
-0,60
-2,37

-0,95
-1,69
-0,59
-0,25
-0,04

-0,89
-0,27
-0,30

-0,42
-0.42

Indice di
i n t e n s i t a

0.41

0.61
0,12
0.80
1.01
0,44
0,09

0.86
1.01
0.26
0.14

0.29
-0.01
0.60
1.80

0,53
0.72
0.12
0.32

-0.20

1 20
0,23
0.04

0.55
0.13
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Approfi imenti

ampio spettro incluse nello scenario 1.
Riguardo a lla riduzione della p ove rta ,
l'effetto e appena pili ridotto. Nel com
plesso, la sua diffusione diminuisce di cir
ca mezzo punto percentuale, equivalente
all'uscita di circa 81 mila famiglie dalla
condizione di p overta relativa.

L'andamento delle variazioni di reddito
disponibile per decile di reddito familiare
equivalente mostra maggiore progressi
vita rispetto allo scenario precedente.
Tuttavia, il primo decile non migliora la
situazione relativa, restando escluso da l
la progressione uniformemente crescente
dei guadagni percentuali al diminuire del
reddito equivalente (Figura 1. 24).
D'altronde, una manovra centrata sulla
riduzione del prelievo non puo avere che un
impatto limitato su famiglie in gran par
te g ia esonerate dal pagamento delle
imposte dirette. In termini assoluti, i
guadagni medi risultano crescenti, sia
pure moderatamente, all'aumentare del
reddito familiare equivalente: questa
risultato e determinato in modo decisivo
dall'impatto proporzionale dei provvedi
menti dello scenario 1.

11 profilo delle variazioni medie del red
dito per dimensione della famiglia
mostra una maggiore u n ifo rm ita rispetto
allo scenario 1. Le famiglie monocompo
nente accorciano la distanza dalle altre,
essenzialmente grazie ai provvedimenti a
favore dei pensionati (Figura 1.25): la net
ta riduzione dell'incidenza della p overta
per le famiglie monoreddito con capofa
miglia pensionato e un altro aspetto dello
stesso fenomeno. A livello territoriale, il
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profilo dei guadagni medi non mostra
modificazioni di rilievo rispetto a quello
precedente.

Considerando la condizione professiona
Ie dei percettori di reddito, i cambiamen
ti sono concentrati in alcune qualifiche
(Figura 1.26). I non occupati staccano net
tamente i lavoratori indipendenti. Le
categorie che mostrano maggiori effetti
aggiuntivi nel passaggio dallo scenario 1
al 2 sono i pensionati e i professionisti:
questi ultimi beneficiano in particolare
del rinnovo della detrazione per spese di
ristrutturazione edilizia. Pur miglioran
do leggermente la loro posizione relativa,
gli "altri" (percettori inattivi e disoccu
pati in senso ampio) restano all'ultimo
posto in termini di variazione percentuale
del reddito disponibile. Si tratta di citra
dini la cui posizione relativa nella scala
dei redditi pu o essere difficilmente modi
ficata tramite riduzioni di imposte d ire t
te e agevolazioni fiscali (tax expenditu
res), rna per i quali sarebbero richiesti
trasferimenti mirati.
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Capitolo 2

Un decennio di crescita ralIentata

N el corso degli anni Novanta i tassi di crescita del Pil dell'Italia sono stati molto
modesti rispetto al passato e all'insieme dell'Unione europea (Ue). Alia spiegazione

di questa tendenza contribuiscono in misura rilevante sia l'esigenza di risanamento dei
conti pubblici, assai piu stringente rispetto agli altri grandi paesi dell Ue, sia la collo
cazione internazionale dell'economia, con una specializzazione relativamente elevata nei
settori tradizionali a minor contenuto tecnologico; sia anche le debolezze e gli ostacoli
di natura strutturale che la caratterizzano, dalla scarsa partecipazione alle forze di
Lauo ro, alle inadeguatezze infrastrutturali e amministrative.

La difficile situazione dei conti pubblici appare aver esercitato un impatto negativo
importante sulla crescita gia dalla fine degli anni Ottanta, allorcbe si era ben lungi dal
l'auer intrapreso un percorso "virtuoso". Nel 1992, quando si e aperta la crisi valutaria
che b a portato la lira fuori dagli accordi di cambio europei, la spesa pubblica totale in
Italia era superiore del 4,1% del Pil rispetto alia media dei 15 paesi dell' Ue, mentre il
livello degli acquisti di beni e servizi era inferiore del 2,4% del Pil, a causa dell/onere del
servizio del debito. L 'aggiustamento fiscale, ormai improcrastinabile, e stato compiuto
sulla spinta esterna dell'adesione all'Unione monetaria e, in ragione della sua adozione
tardiva rispetto agli irnpeg n i presi, e stato condotto con un'intensitd e una rap idita sen
za equivalenti negli altri p aesi . Cia b a limitato fortemente la seelta degli strumenti
(con un orientamento iniziale prevalente all'au mento delle entrate, al taglio delle spese
per investimenti e alia ri du z io rie dei trasferimenti per l'erogazione di seroiz:i), restrin
gendo pure notevolmente i m.argin i di manovra per politiche di bilancio anticicliche.

L'analisi suggerisce anche come il risanamento, ancora incompleto in termini di inci
denz a del debito sul Pil, stia finalmente dan do i suoi fruiti, con un beneficio sulla spesa
per in teressi della credib ilita delle politiche, ormai consolidato e un minore impatto
sulla crescita del rigore di bilancio che viene (e doura essere an cora) mantenuto.

All 'apertura di qualche spazio per un 'azione di finanza pubblica in sostegno della ere
scita dourebbero co ncorrere sia la ripresa ciclica in atto nell'Unione europea, sia il rag
giu ngimento di una certa stabilitd delle entrate, con l'allargamento della base impon i
bile. Negli anni phi recenti, inoltre, pur mancando segnali chiari di una riduzione com
plessiva deliincidenza della spesa pubblica diversa dagli interessi, si va delineando una
strateg ia nel segno della sua riallocazione, attraverso la ripresa degli investimenti e la
diminu zio ne delle spese per salari e stipen di, associata a una riduzione degli organici
delle amministrazioni p ubblicb e .

Anche l'analisi della capac itd competitiva reg istra it "ritardo " italiano rispetto agli
altri grandi p aesi dell'Ue, misurato in termini di specializzazione e caratteristiche del
la struttura p ro du.tt iua, Attrauerso la forte iristab ilita delle condizioni competitive che
nello specifico caso dell'Italia ha caratterizzato gli anni Novanta, la posizione relatiua
del p aese appare sia pure di poco migliorata rispetto all'inizio del decennio risulta in
termini d i capacita esportatrice e competit iuita relative.

Al tempo stesso, le condizioni di p artenz a piu arretrate e la minor "ueloc itd di cam
biamento " tecnologico non hanno consentito di cogliere le opportu.n ita di sviluppo in
m isu.ra simile agli altri g ra n d i p aesi industrializzati. Infatt i, mentre la specializza-
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zione relativamente elevata della struttura produttiva in alcuni settori tradizionali ha
mostrato nell'ultimo triennio una uulnerabilita nei confronti della concorrenza dei pae
si emergenti attenuata solo dalla recente svalutazione dell'euro, lungo tutto il decennio
la dina mica dei settori ad alta tecnologia che pili hanno visto crescere il loro peso negli
scambi e stata inferiore rispetto agli altri grandi paesi dell Ue .

D 'altro canto, non vanno trascurati alcuni elementi di forza, come la specializzazio
ne nella produzione di beni strumentali, le indicazioni di recupero in alcuni settori a tee
nologia medio-alta e il fatto che l'economia italiana stia mostrando di riuscire a sop
portare la disciplina competitiua imposta dall'adesione all'euro. Accanto aile numerose
incognite, e dietro parte di esse, si rilevano d'altronde opportu n ita notevolissime sia nel
10 sviluppo dei servizi - da quelli rivolti aile imprese fino al turismo - sia anche per gli
effetti della diffusione delle nuove tecnologie su produttiuita e avvicinamento ai merca
ti. Per essere colte, esse richiedono pero una accelerazione dei processi di trasformazio
ne strutturale avviati negli anni pili recenti.· se si realiz zera, la fase di crescita lenta
dell'economia italiana negli anni Novanta potra essere valutata, retrospettiuamerue,
come caratteristica di una crisi di trasformazione necessaria.
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2.1 Tendenze dei tassi di crescita del Pil in
prospettiva storica

Dalla seconda meta degli anni Ottan
ta, l'economia italiana ha presentato un
ritmo di espansione rallentato rispetto
sia al passato sia all'insieme dell'Ue.
Tuttavia, dalla seconda meta del 1999,
la crescita economic a nell'Unione euro
pea ha mostrato una tendenza al raffor
zamento. Se l e previsioni di ripresa tro
veranno conferma, nel 2000 i risultati
per l'Italia potrebbero non soltanto rive
larsi i migliori dal 1995, rna anche mar
care l'inizio di una fase nuova. Non man
cano Ie insidie, quali il surriscaldamento
dell'economia statunitense, con effetti
negativi sulla crescita delle altre econo
mie industrializza te; la possi bile esplo
sione di bolle finanziarie; Ie fra g il ita di
sistema presenti in molte aree geografi
che; i rischi di accelerazione dell'infla
zione.

Dal punto di vista delle variabili
macroeconomiche "fondamentali", il pae
se si presenta in regola. Gli squilibri del
la finanza pubblica sono stati ricondotti
al di sotto dei livelli di guardia e nei
limiti stabiliti dagli accordi di Maastri
cht. Unica eccezione rimane il livello del
debito ancora pari al 114,9% del Pil. Tut
tavia esso e caduto di circa 9 punti per
centuali rispetto al valore massimo rag
giunto nel 1994 e sta percorrendo il cam
mino di rientro ancora pili rapidamente
di quello concordato nel patto di stabi
I it a e crescita.

La discesa dei tassi di interesse ai livel
li degli altri paesi dell'Unione monetaria
europe a ha portato evidenti benefici per
l'intero sistema economico e, in particola-
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re, per la finanza pubblica, alleggerita da
un onere per il servizio del debito che da
oltre il 12% del Pil ne! 1993 e diminuito a
meno del 7% nel 1999. II differenziale di
inflazione che permane rispetto ai part
ner europei e contenuto.

Tra le ombre rimangono l'alto livello
della disoccupazione, le disuguaglianze
territoriali, alcuni problemi strutturali
che appesantiscono il sistema economico.

L'analisi storica dei tassi di crescita
comparata con altri paesi industrializza
ti mette in luce un abbassamento del
potenziale di sviluppo italiano (Figura
2.1). Negli anni Sessanta, il prodotto
interno lordo e cresciuto a un tasso medio
annuo del 5,7%, pili velocemente della
media dei 15 paesi Ue e degli Stati Uniti.
Negli anni Settanta, caratterizzati da ben
due crisi petrolifere, il nostro paese, tra i
pili vulnerabili nell'approvvigionamento
energetico, ha continuato a crescere a un
tasso medio annuo del 3,6%, ancora supe
riore a quelli medi statunitense ed euro
peo. Da allora, ha sperimentato una con
tinua erosione del proprio vantaggio: i
tassi di crescita sono risultati pari al
2,2% negli anni Ottanta e a poco meno
dell'I,3% dal 1991 a oggi, inferiori a quelli
medi dei paesi dell'Unione europea e degli
Stati uniti (Tavola 2.1).

La graduale perdita di potenziale di
svilu ppo emerge anche dallo spostamento
delle distribuzioni dei tassi reali di cre
scita annua del pil verso valori pili bassi
nel corso degli ultimi tre decenni. Tra gli
altri grandi paesi d e llUe , un movimento
analogo si e verificato in Germania, men
tre in Francia 10 spostamento e avvenuto
in senso opposto.
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Figura 2.1 Crescita del PH in Italia, altri 14 paesi dell'Unione europea e Stati Uniti. Anni 1961
99 (variazioni percentuali (a) e dijjerenziali Italia-Ue14 e Italia-Stati Uniti (b»)
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(a) Medie mobili triennali, tranne che' per il 196L Per 11 1999 e stata utilizzata la previsione di aprile 2000 della Commissione Ue
(b) Calcolati sulle variazioni percentuali annue.

Tavola 2.1 - Tassi medi annui di crescita del PH nei paesi del G7 e dell'Unione europea (a), Anni
1961-99 (ualo ri p erceritu ali)

ANNI Italia Sta t i Uniti Giappone Germania Francia Regno Unito Canada De ]5

1961-1970 5,7 4.2 (7) 10,1 (0) 4,4 (7) 5,6 (5) 2,9 (9) 6,5 (6) 4,9 (8)

1971-1980 3,6 3,3 (5) 4,4 (4) 2,7 (7) 3,3 (6) 1,9 (6) 5,6 (4) 3,0 (7)

1981-1990 2,2 3,2 (2) 4,0 (0) 2,2 (6) 2,3 (5) 2,7 (4) 3,3 0) 2,4 (4)

1991-1999 1,3 3,2 (2) 1,0 ()) 1,2 (4) 1,5 (3) 2,2 (3) 2,7 (2) 1,7 (1)

Fo nte: Elaborazioni Istat su dati Istat, Eurostat e Ocse
(a) Entro la parentesi e riportato il numero di anni in cui i t as s i di crescita ita l i an i sana risultati pili e levati
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Nonostante il rallentamento della cresci
ta economica, il Pil pro capite, l'indicato
re pili comunemente usato per misurare 10
standard medio di vita, ha continuato ad
aumentare significativamente nel corso
degli anni Novanta, riflettendo in parte
anche il calo del tasso di crescita della
popolazione. Misurato in p a rita di potere
d'acquisto, esso risultava di poco pili di 16
mila dollari nel 1990 e quasi 22 mila dolla
ri nel 1999. Tuttavia, l'Italia non ha man
tenuto, nel corso del decennio, la sua posi
zione nella classifica dei paesi industria
lizzati, n e sulla base del prodotto interno
lordo complessivo (quinta nel 1990 e sesta
nel 1999) ne di quello pro capite, dove nella
graduatoria dell'Ocse e passata dal 13° a 1
18° posto.

La performance economica dei paesi
riflette relazioni complesse tra diversi fat
tori: disponib ilita di risorse, di capitale e
di lavoro; investimenti, tecnologie e infra
strutture; conoscenze e capitale umano;
capitale sociale e istituzionale; politiche e
qualita dell'intervento pubblico. Inoltre, i
mercati possono essere pili 0 meno aperti ed
efficienti. Infine, le politiche possono perse
guire combinazioni diverse di obiettivi di
crescita, efficienza ed equita.

La relazione tra quattro indicatori 
prodotto per ora lavorata, ore lavorate
per occupato, tasso d'occupazione e tasso
di partecipazione a lla forza lavoro - con
sente di illustrare il modo in cui, in cia
scun paese, so no stati coniugati obiettivi
di efficienza, pieno impiego e benessere
economico, misurato in termini di reddito
pro capite nel corso degli anni Novanta
(Figura 2.2)1

In Italia, la crescita dello standard di
vita nell'ultimo decennio e soprattutto il
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frutto di un aumento della p ro d u tt iv it a
oraria del lavoro; si registrano infatti una
leggera discesa delle ore lavorate per occu
pato, una sostanziale stab i l ita del tasso
di occupazione - che, dopo essere caduto
durante gli anni Novanta, si colloca nel
1999 su un valore praticamente invariato
rispetto a quello iniziale - e una diminu
zione del tasso di partecipazione alle for
ze di lavoro. A raffronto coi maggiori pae
si industrializzati (Figura 2.2), l'Italia
ha praticamente mantenuto i differenzia
li di p ro du tt ivita (sia per occupato sia
oraria) osservati all'inizio degli anni
Novanta; fatta eccezione per il Regno Uni
to e il Giappone, rispetto ai quali e arre
trata e, in direzione opposta, per la Ger
mania, rispetto a ll a Quale p ero il confron
to e parzialmente distorto dalla variazio
ne dei confini. n numero medio di ore lavo
rate (un dato che ee frutto di stime e quin
di soggetto a un diverso grado di appros
simazione tra i paesi) in Italia e abba
stanza simile a quelli di Francia e Germa
nia e inferiore a quelli di Stati Uniti,
Giappone e Gran Bretagna. I tassi di occu
pazione e soprattutto di partecipazione
della popolazione alle forze di lavoro sono
inferiori in Italia rispetto a quelli degli
altri paesi considerati: le differenze si
riducono leggermente nel tempo con Fran
cia e Germania, mentre si amplificano con
Stati Uniti e Giappone.

Considerando gli indicatori nel loro
insieme, si delineano due modelli di svi
luppo: quello anglosassone e giapponese,
dove il processo di crescita del reddito
vede strettamente collegati gli obiettivi di
crescita della produttivita e del pieno
impiego; quello dell'Europa continentale,
in cui la crescita e basata principalmente

1 Questi quattro indica tori permettono infatti di collegare il livello del reddito pro capite con Ia produtti
vita, grazie a una semplice identita che vede il prodotto interno Iordo per ora Iavorata (Pil!H), moltiplicato
per il numero medio di ore Iavorate da tutti gli occupati (H/E), per il tasso di occupazione sulle forze di lavo
ro (E/FL) e per il tasso di partecipazione della popolazione alla forza Iavoro (FL/Pop) uguagliare il pro-

dotto interno lordo pro capite (Pit/Pop). In simboli: Pil x Jf.....x!L x fl= Pil, dove il prodotto dei primi due
. H E FI Pop Pop

termini misura il Pl1 per occupato (Pil!E).
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Figura 2.2 - Produttfvita, occupazione e reddito pro capite per i principali paesi Ocse. Anni
1990 e 1999 (numeri indici: Italia 1990=100)
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sull'aumento della produ ttivita . In questo
contesto, l'Italia spicca per il livello estre
mamente basso del tasso di partecipazio
ne della popolazione al le forze di lavoro
(41,5% contro valori ampiamente superio
r i al 50% negli altri p a e s i). Il processo di
crescita dell'Italia, rna anche di Francia e
Germania, si e prodotto dunque in modo
squilibrato a svantaggio dell'occupazione,
cosicche un miglior funzionamento del
mercato del lavoro e un p iu stretto colle
gamento fra i due obiettivi della politic a
economica, la crescita del reddito e pieno
impiego, si prospettano come strada da
percorrere per favorire la crescita del
benessere individuale e collettivo.

2.2 Risanamento della finanza pubblica e
performance dell'economia italiana

Gli anni Novanta sono stati caratteriz
zati da un rafforzamento della concorren
za internazionale, indotto da fattori di
natura tecnologica, economica e politica
insieme. La globalizzazione si e intreccia
ta al la regionalizzazione, con l'emergere
di nuovi attori e l'intensificarsi dei m ovi
menti d i capitale. In ambito europeo, a ll e
istanze di "allargamento verso est" della
Ue, si e accompagnato 10 sviluppo del mer
cato interno, la cui tappa p iu recente e
rappresentata dall'avvio dell'Unione mone
taria dal 1° gennaio 1999. Parallelamente,
e cambiato il modello di politica economi
ca in termini di ruoli, re sp o n sab il ita e
obiettivi del pubblico intervento, e sono
stati accettati vincoli sovranazionali
all'azione dei governi, con particolare rife
rimento al coordinamento delle politiche
economiche previsto dai tra tta ti europei.

Nella spiegazione della performance
dell'economia italiana in questo periodo
risultano preminenti tre fattori. Anzitut
to, il processo di risanamento fiscale, che
in un breve periodo ha trasformato il sal
do del bilancio pubblico da insostenibile a
sostenibile e ha innescato un circolo vir
tuoso di riduzione rapida sia del disavan
zo, sia del debito pubblico. Quantificarne
l'impatto sulla crescita economica e un
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esercizio non facile anche p erche , prima di
stilare un bilancio dei costi e benefici, e
necessario attendere che gli effetti si
esplichino e s i trasmettano completamen
te su l sistema economico; inoltre, molti
benefici si realizzano in modo meno imme
diato rispetto ai costi e, fra questi ulti
mi, si tende spesso a non indudere quelli
che si sarebbero presentati in assenza
degli interventi di riequilibrio attuati.

Un secondo gruppo di fattori e collegato
al ciclo e agli eventi a livello mondiale, i cui
effetti si intrecciano con la specializzazione
del nostro paese e con le caratteristiche del
la struttura produttiva, su cui ci s i soffer
mera nei due successivi capitoli.

Infine, un terzo gruppo di fattori attie
ne ad aspetti d i natura strutturale, qu a li:
la struttura della popolazione e la sua
dinamica; il tasso di formazione del ca p i
tale fisico e umano; il ruolo e il funziona
mento della pubblica amministrazione. I
processi di globalizzazione hanno esacer
bato i rela tivi costi. In particolare, ai pro
gressi notevoli su l piano del risanamento
fiscale non hanno finora corrisposto cam
biamenti altrettanto evidenti nel campo
delle politiche strutturali relative s ia a Ila
regolamentazione (qu a lit a 0 grado d i
costo-efficacia ed efficienza dell'interven
to pubblico), sia all'orientamento della
spesa verso la formazione del capitale
umano, le infrastrutture, la ricerca e gli
investimenti in nuove tecnologie. Questi
ritardi possono ra ppresentare un handi
cap crescente.

Nei paragrafi che seguono, l'analisi s i
concentra sui primi due gruppi di fattori
e sull'influenza che essi possono aver eser
citato sulla crescita economic a nel corso
degli anni Novanta.

2.2.1 Dai disavanzi eccessiui alla discipli
na finanziaria

Durante gli ultimi quaranta anni, tre
tendenze comuni hanno caratterizzato gli
sviluppi della finanza pubblica de i paesi
Ue: la crescita della spesa, delle entrate e
dell' indebitamento.
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II rapporto tra spesa pubblica e Pil e
cresciuto da una media di circa il 33%
negli anni Sessanta fino al massimo di
52,3% nel 1993; da allora, il rapporto e sce
so di quasi quattro punti percentuali.

Parallelamente all'aumento della spesa
e cresciuto il peso delle entrate correnti,
da una media di circa il 32% del Pil negli
anni Sessanta a oltre il 46% negli anni
Novanta; nel 1999 il rapporto tra Ie entra
te e il Pil e stato pari al 46,5%, il valore
pili elevato dell'ultimo trentennio.

La crescita delle entrate e stata me no
rapida rispetto a quella delle spese, con un
conseguente aumento della stock di debito
pubblico e dell'indebitamento. Quest'ulti
mo da circa 10 0,3% del Pil negli anni Ses
santa e salito fino al 6,3% nel 1993; nel
1999, esso e stato pari a circa l'uno per
cento del Pil 2.

Osservando i singoli paesi dell'Unione
europea emergono p ero importanti diffe
renze in termini di dimensione, composi
zione, andamento e sequenza temporale
degli aggregati di finanza pubblica.

La prima differenza riguarda l'evolu
zione della spesa. In Italia, il rapporto
spesa pubblica/Pil e aumentato di quasi
20 punti percentuali, passando da una
media del 31,4% negli anni Sessanta al
50,9% degli anni Ottanta, fino ad un valo
re massimo del 57,7% nel 1993, per scende
re al di sotto del 50% nel 1999. Similmen
te, Francia, Germania e Regno Unito hanno
registrato valori di spesa in rapporto al
Pil compresi tra il 36%-39% negli anni Ses
santa e intorno al 49-50% negli anni Ottan
ta, con punte massime tra il 1992 e il
1996. II nostro paese quindi, pur partendo
da livelli di spesa pili bassi, ha raggiunto
o sorpassato, in circa un ventennio, gli
altri principali paesi europei.

La seconda differenza riguarda l'evolu
zione delle entrate, con divergenze ancora
pili importanti. Infatti, il rapporto entra
te correnti/Pil si e mantenuto in Italia su
livelli intorno al 30% negli anni Sessanta e
Settanta, inferiori di circa dieci punti
percentuali a quelli di Francia, Germania
e Regno Unito. Soltanto successivamente,
il ritmo di crescita delle entrate italiane e
aumentato fino a raggiungere livelli non
molto diversi da quelli di questi paesi:
39% negli anni Ottanta e 47% nel 1999,
rispetto a valori pari a 43-47% e 40-49% in
Francia, Germania e Regno Unito.

La terza differenza riguarda il grado di
sincronia tra l'andamento delle entrate e
delle spese e, quindi, il meccanismo di for
mazione dei disavanzi. II ritardo con cui
alcuni paesi hanno adeguato Ie entrate ai
livelli di spesa non e stato senza conse
guenze: in primo luogo, e aumentato
l'indebitamento che, da valori prossimi
all'equilibrio di bilancio 0, comunque, non
superiori in genere al 2%, ha raggiunto
livelli significativamente pili elevati. In
alcuni paesi la formazione degli squilibri
fiscali e stata mantenuta sotto controllo;
in altri, come Belgio, Grecia, Italia, Irlan
da e Portogallo, il rapporto indebitamen
to/Pil ha superato negli anni Ottanta la
soglia del 10%. La Svezia l'ha sorpassata
nel corso degli anni Novanta.

A sua volta, l'indebitamento ha alimen
tato processi di crescita del debito pubbli
co molto differenti, con aumenti correlati
vamente diversificati del costo del servi
zio del debito, che hanno attivato mecca
nismi di autoalimentazione della spesa
corrente e dello stesso debito. Pertanto, a
fronte di tendenze di spesa simili nel lun
go periodo, gli sviluppi di finanza pubbli
ca dei paesi Ue sono stati molto diversi.

2 Al di fuori della Ue, la crescita della spesa pubblica ha seguito andamenti pili contenuti. Ad esempio,
negli Stati Uniti il rapporto spesa pubblica/Pil e aumentato di poco pili di due punti percentuali duran
te gli anni Settanta e Ottanta, per poi diminuire quasi della stessa e n t it a negli anni Novanta. In Giappo
ne, la crescita e stata pili marcata, pur restando significativamente inferiore a quella Ue. L'andamento
tendenziale delle entrate e risultato in linea con gli aumenti della spesa, per l'intero periodo negli Stati
Uniti e sino all'inizio degli anni Novanta in Giappone. Non sono mancati, anche in questi due paesi, momen
t i in cui l'indebitamento e cresciuto, rna esso e stato sempre mantenuto abbastanza basso. Negli Stati Uni
ti molto raramente si e andati oltre la soglia del 5% e in Giappone si e rimasti ben al di sotto di tale v a lo
re sino al 1997.
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Anche la composrzrorie della spesa ha
subito l'influenza delle scelte di finanzia
mento effettuate: quanto maggiore e sta
ta la tolleranza verso i disavanzi, tanto
pili elevata e stata la quota destinata a ll a
copertura del costa del servizio del debito.
Conseguentemente, nei paesi con squilibri
di bilancio elevati, la crescita della spesa
per il servizio del debito ha rallentato 0

addirittura compresso la spesa per tr a
sferimenti, acquisto di beni e servizi e
investimenti (cio e , la spesa primaria). Ad
esempio, all'inizio degli anni Novanta, pur
avendo un rap porto spesa/Pil superiore di
quasi quattro punti percentuali a quello
francese, l'Italia destinava a lla spesa pr i
maria circa tre punti percentuali del Pil
in meno della Francia.

Le cause della crescita diversificata del
debito non vanno ricercate soltanto nelle
asincronie tra flussi di spesa e di entrata:
la formazione di debito e influenzata
anche dalle divers ita nelle sequenze, nel
tempismo e nella cred ib il ita delle politi
che fiscali e monetarie, noriche dalla
performance economica. Infatti, d isavan
zi forti e protratti danno luogo a una cre-
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scita rapida e insostenibile del rapporto
debito/Pil che puo essere mitigata soltan
to da incrementi sostenuti del prodotto
interno lordo. A sua volta, la crescita del
debito pubblico comporta un aumento del
costo del servizio che e funzione sia del
livello del debito sia dei tassi di interesse
praticati su l mercato dei capitali, che
includono una percezione del "rischio pae
se". Una quota crescente delle entrate fini
sce pertanto per essere destinata al p aga
mento della spesa per interessi che, nei
paesi ad alto debito, e arrivata negli anni
Novanta a livelli pros simi 0 superiori a 10
punti percentuali del Pil.

La dinamica dell'indebitamento nei
paesi dell'Unione europe a per gli anni
Ottanta e Novanta permette di identifica
re tre gruppi, caratterizzati da differenti
politiche fiscali (Tavola 2.2). Del primo
gruppo fanno parte Germania, Francia e
Regno Unito, dove il disavanzo ha sorpa s
sato il tetto del 5% solo eccezionalmente e
can rientri tempestivi. Cia ha comportato
una crescita contenuta del rapporto debi
to pubblico/Pil che, in genere, si e mante-

Tavola 2.2 - Indicatori della politica di bilancio in alcuni paesi dell'Unione europea. Anni Ottanta
e Novanta

PAESI Debito pubblico:

livello massimo raggiunro
nel periodo 1980-99

In (J/h del Pil Anno

Indebitamcnto
ill.%delPil:

livello

massimo

Al'lNIOTIANTA

Jndebitamento
Numero elianni can: in % del Pil:

Avanzo Indebitamento (in % delPil liveJlo mas..simo
0,1-2,5 2,6-5,0 5,1-7,0 7,1-10 10 o piu

ANNI NOVAcl\'TA

Numero di anni con:

Avanz.o Indebitamento (in i}fJ del PiD
0,1-2,5 2.6-5.0 5.1-7,0 7,1-10100pm

Francia 65,2 1999 3,2

Germania 63.3 1998 3,7
Regno Unito 60,8 1984 4,0

Danimarca 77,7 1994 9,1

Paesi Bassi 77,6 1993 6.6

Portogallo 67,3 1991 10,7

Spagna 72,2 1996 5,9
Svezia 78,3 1994 7,0

Belgio 128,3 1988 12,9

Grecia 111,3 1996 14,4

Irlanda 112,1 1987 13,4

Italia 123,8 1994 12,3

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Istat, Ocse

3

3

4 5 6.0

7 3 3,4

4 6 8.0

2 2 1 2 2,9

4 6 5,7

1 1 4 2 6,1

1 6 3 6,9

1 4 2 11,8

6 4 7,2

1 4 4 16,1

2 2 5 3,0

2 8 11,0

2

3

2

3

4 3 3

5 5
2 2 3

6

4 5

3 2 5

2 5 3
2 2 2 2

3 3 3
2 6

3 4

1 2 1 4 2

99



ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

Politiche di aggiustamento fiscale negli anni Ottanta
e Novanta nei principali paesi De

Il processo di agg iusta
mento fisc ale nei p rincipali
paesi dell'Ue prende avvio nel
corso degli anni Otta nta,
sosp into dal costa alto e ere
scente del seruizio del debito
e da un jorte aumento del
rappo rto deb ito/Pil, che in
Belgio e Irlanda supera la
soglia dell 00% gia all.'iriieio
degli anni Ottanta,

I pi ccb i massimi di in de
bitamento vengono raggiun
ti nell.'area Ocse tra il 1982 e
tl 1983. Le scelte dei governi
sono molto differenziate. Il
Belgio, ad esempio, sceglie
la strada della riduz io ne
graduale della spesa (che
passa dal 62% al 53% del Pil
tra L'ini.zio e la fine degli
anni Ottanta) e, successiva
mente, procede nella ridu
zione delle entrate (circa 3
punti di Pil nel decen.nio),
I'Irlan da presenta una ridu
zione analoga per le entrate,
ma molto p iu veloce per la
spesa (da circa il 50% al 38%
del Pi!).

In Italia, il debito p u bbli
co aumenta di circa 40 pun
ti percentuali del Pil tra il
1980 e u 1990, mentre il
costa del seruizio diventa la
maggior causa di alimenta
zione degli squilihri di hilan
cio e del debito pubblico:
esso passa da circa il 5% a
oltre 1'8% del Pil e l'indehita
mento, raggiunto un massi
mo del 12,6% del Pil nel 1985,
scende all'll, 1% nel 1990. La
spesa complessiva e Ie entra
te crescono entramhe di qua
si 10 punti percentuali del
Pi!. Con un tasso di interesse
superiore al tasso di cresci-

100

ta, l 'ob iett iuo della stabi.litd
deil'incidenza del disavanzo
primario attorno a un valo
re del 3,5-4,0% non permette
di assicurare la convergenza
della cresc ita e, qu.indi, la
stab ilitd del rapp orto debi
to/Pi l .

A distanz a di circa 15
an n i, e possibile ajjermare
che le politiche di aggiusta
mento fisc ale adottate d a i
paesi Ue negli anni Otta nta
hanno portato a conseguire
su ccessi soltanto p arz ial i e,
in vari cas i, insuffic ieriti ,
Con I'eccezione dell Trlan da,
javorita da tass i di c resc ita
delleco nom ia molto eleuat i,
il rapporto deb ito p ubbli
co/Pit ha i nfatt i continuato
a crescere rap idamen te
durante t utta la seconda
meta degli anni Otta nta,
nei paesi dove gli squ ilibri
era no piil forti, Gli i nteruen
ti effettu at i hanno javo
rito la stabilizzazione 0,

piu spesso, la ri du z io ne len
ta dell tin deb itarnen to . Nel
1990, i saldi prim.art dei
p aes i con p iu alti squ ilibri
di bilanc io si m anteneuano
ancora negativi (con L'ecce
zione dell Trlan da) e, com uri

que, al di sotto del livello
necessario per stabilizzare
il rapporto dehito/Pil. Con
seguentemente, tra l'inizio e
la meta degli anni Novanta,
il debito pubblico ha conti
nuato la sua progressione,
balzando da poco piil del
58% del Pil a oltre il 70% in
media nei paesi Qcse, e a
pht del 75% nell'Ue.

Negli anni Novanta, il per
manere di jorti squilibri di

fi n anz a pubblica costringe
i governi di quasi tutti i
p a esi Oc se a intraprendere
p i u incisive politiche d i
ri eq u il ib r io fisc ale. L 'ob iet
t iuo e m ol tepl ic e, p i u a m b i
zioso ri sp e tto agli a n n i
Otta n ta, e include la ridu
zione dei disavanzi fi no al
pareggio di hilancio. Per i
p aesi Ue, inoltre, gli accor
di di Maastricht d i tren ta n o
un rife rirnerito in euitab ile e
impongono un vincolo ester
no stringente, che ha spinto
all'adozione di piani di
rientro fisc ale c re d ib il i .
Per il nostro paese cia ha
signijicato la rottura con il
p a ss ato , un cambiamento
d i rotta che ha portato
alia p i u forte e rap i d a
riduzione del disavanzo
mai realizzata n e i p a esi
d ell Ue, restituendo c redibi
l ita alia p olit ic a jiscale
nazion ale.

Anche i programmi di
stahilizzazione degli anni
Novanta sono stati eteroge
nei. In alcurii cast, si sono
fo n d ati principalmente
sull/au merito delle entrate
(Francia, Grecia, Irlan.da,
Po rtogallo), in altrt, sulla
diminuzione delle spese
(Danimarca, Finlandia, Sve
zia e Regno Un ito); in altri
ancora su strategie miste
(Austria, Belgio, Germania,
Paesi Bassi, Italia e Spa
gna).

Complessivamente, le poli
tiche jiscali adottate posso
no classijicarsi nel modo
seguente (Tavola 2.3):
- politiche di gestione e con

trollo dell'indebitamento di
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tipo espansivo 0 restrittivo,
it cu i obiettivo e stato la
riduzione del saldo di bilan
cio, principalmente trami
te aumenti di entrate e con
minor attenzione all'espan
sione tendenziale della spe
sa. Hanno seguito politiche
di questa tipo. Italia, Gre
cia, Portogallo e Spagna
negli anni Ottanta e,
negli anni Novanta, Porto
gallo, Francia, Germania e
Austria;
politiche di riduzione dell'in
debita mento, attuate in ver-

sione debole, attraverso la
semplice diminueione dei sal
di, ma senza intaccare le ten
denze della spesa (in Austria
negli anni Ottanta), oppure
forte, nel caso in cui anche le
tendenze di spesa siano state
corrette (in Belgio negli anni
Ottanta),
politiche di riduzione
dell'indebitamento e di
ridimensionamento del
ruolo della Stato nell 'eco
n om ia, esse sono state
attuate in versione forte,
riducendo le entrate e la

spesa, 0 in versione debole,
aumentando le entrate e
diminuendo la spesa. La stra
tegia forte e stata adottata
nel Regno Unito, in Irlanda e
nei Paesi Bassi (neg li anni
Ottanta e Nouanta), in Ger
mania (negli anni Ottanta) e
in Belgio (negli anni Novan
ta). La strategia debole esta
ta adottata in Francia (negli
anni Ottanta), in Italia, in
Grecia, in Spagna e in Svezia
(negli anni Novanta) e in
Danimarca (negli anni
Ottanta e Novanta).

Tavola 2.3 - Tassonomia delle politiche di riequilibrio fiscale negli anni Ottanra e Novanta e
indicatori di bilancio in alcuni paesi dell'Unione europea

~1\lNI OTTANTA ANNINOVANTA

PAESI Tipo di Variazione (b) lndebitamento Tipo di Variazione (b) lndebitamento
riequilibrio Entrate Spese lndebitamento massimo riequilibrio Entrate Spese Indebitamento massimo

(a) complessive complessive strutturale (c) (in % del Pil) (a) complesstve complessive srrunurale (c) (in % del Pil)

Francia RID 1,8 -2,3 1,6 -3,2 C 2,5 3,1 -0,3 -6,0
Germania RIF -0,1 -3,0 -2,8 -3,7 C 4,2 3,8 -2,5 -3,4
Regno Unito RRF -1,1 -7,1 -1,8 -4,0 RRF -2,1 -2,8 -8,0

Danimarca RID 6,2 3,4- 5,8 (d) (e) -9,1 RIF 2,4 -1,5- 1,5 (d)(e)(D - 2,9
Paesi Bassi RRF -2,5 -1,9 1,5 -6,6 RRF -0,5 -5,6 -5,3 -5,7
Portogallo 6,6 14,7 8,7 (D -10,7 C 6,9 3,6 -4,5 (d) -6,1
Spagna C 8,2 8,7 3,3 -5,9 RID 1,6 -1,2 -4,5 -6,9
Svezia RRD 7,6 -1,8 -5,8 (e) -7,0 RRD -1,8 -1 ,3 (e) CD -11,8

Austria C -0,2 0,9 1,9 -4,4 C 1,4 1,1 -1,0 -5,0
Belgio RIF -0,9 -3,3 -1,7 -12,9 RIF 2,0 -2,4 -6,5 (d) -7,2
Grecia 4,3 13,2 13,1 -14,4 RRD 12,8 -2,3 -15,1 -16,1
Irlanda RRF 0,9 -3,1 -10,2 -13,4 RRF -1,6 -7,8 -6,4 (d)(e) -3,0

Italia RID 8,0 2,6 2,1 -12,3 RRD 4,2 -4,5 -11,0 -11,0

Fonte. Stime su dati Istat e Ocse
(a) Le sigle individuano i diversi tipi di politica di bilancio dei paesi: C= politiche di stabilizzazione attomo al tendenziale; RID= poli

tiehe di riequilibrio debole, quando prevale l'azione sui lato delle entrate; RIF= politiche di riequilibrio forte, quando prevale l'azio
ne sui lato della spesa; RRD= politiche di riequilibrio e ridimensionamento debole, caratterizzate dalla prevalenza della variazione
delle entrate (0 dall'equivalenza con la variazione della spesa), RRF= politiche di riequilibrio e ridimensionamento forte, caratte
rizzate da riduzioni sia delle entrate sia delle spese, oppure con un'enfasi molto pili forte su queste ultime.

(b) Variazione tra l'inizio e la fine del decennio in punti percentuali del Pi!.
(c) Calcolato al netto degli effetti del cicio economico.
(d) Non si verificano disavanzi primari nel periodo. Una riduzione dell'indebitamento e indicata con segno negativo, un aumento con

segno positive.
(e) Avanzo strutturale alia fine del periodo.
(f) Avanzo strutturale all'tnizio del periodo.
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nuto al d i sotto del 600/0. La politica di
bilancio, quindi, e stata attuata in
un'ottica di stabilizzazione del ciclo,
come strumento di gestione macroecono
mica, in un contesto in cui la spes a tende
va comunque a crescere e le entrate si ade
guavano con r itardi contenuti.

Nel secondo gruppo (Danimarca, Paesi
Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia) la cre
scita del debito si e associata a livelli di
disavanzo intorno al 5-70/0 del pil e il debi
to pubblico, pur crescendo rapidamente,
non ha raggiunto valori superiori all'80%.
La politica di finanziamento in disavanzo
della spesa pubblica e stata generalmente
utilizzata in un'ottica di stabilizzazione
del ciclo, anche se con minor rigore rispet
to al primo gruppo di paesi. I disavanzi
hanno assunto valori elevati solo episodi
camente, raramente superiori al 7-100/0. I
livelli relativamente alti della pressione
fiscale e della spesa rispetto a Il a media
Qcse (in Danimarca, Paesi Bassi e Svezia)
o Ie maggiori diff'ico lta incontrate nella
tassazione delle basi impon ib il i , legate a
livelli di reddito pili bassi (in Spagna e
Portogallo) hanno influenzato la ca p acit a
de i governi di adeguare le entrate a ll e spe
se e, quindi, di contenere i disavanzi.

11 terzo gru ppo comprende i paesi (Ita
Iia , Belgio, Grecia e, negli anni Ottanta,
anche Irlanda) con disavanzi elevati (oltre
il 7% del PiD e persistenti (anche oltre un
decennio). La politica di bilancio, caratte
rizzata da deficit strutturali provocati
da aumenti di spesa finanziati in disavan
zo e da ritardi ed esitazioni nell'adozione
d i politiche di rientro, ha spinto il debito
oltre la soglia del 100% del Pil, un livello
inconsueto in periodi di pace. Peraltro, per
molti anni i governi non appaiono essere
stati turbati n e dagli alti livelli raggiunti
dal disavanzo e dal debito pubblico, ne
dell'alto costa del servizio del debito - che,
alimentando la spesa, rendeva pili difficile
l'equilibrio di bilancio - ne, infine , dal venir
meno durante gli anni Otta nta della p o ssi
b il ita di finanziare il deficit con 10 stru
mento monetario 0 con la tassa da infla
zione. Soltanto l'Irlanda ha tempestiva
mente e rapidamente avviato politiche di
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rientro fiscale, riducendo il proprio debito
pubblico di oltre 65 punti percentuali del
Pil in poco pili di un decennio. Negli altri
paesi d i questo gruppo si sono avuti forti
squilibri: l'Italia ha presentato d isavanz i
superiori al 70/0 del Pi! per 16 anni, il Belgio
per 11 e la Grecia per 15.

Se, nel secondo gruppo di paesi, politi
che d i riequilibrio della finanza pubblica
sono state adottate prima che i I costa
del servizio del debito e il debito stesso
raggiungessero livelli elevati, nel caso di
Italia, Grecia e Belgio, la spinta ad adot
tare politiche rigorose e venuta pr i nc i
palmente dall'esterno, in particolare dai
vincoli imposti dagli accordi d i Maastri
cht per la partecipazione all'Unione
monetaria europea. Pur con tempi diver
si, in questi paesi i l risanamento ha avu
to sequenze analoghe: i d isavanz i sono
stati tagliati drasticamente, realizzan
do avanzi primari tramite aumenti d i
entrate e/o riduzioni di spesa tanto pili
elevati quanto maggiore era il livello rag
giunto dal rapporto debito/Pil. 11 con
temporaneo calo d.e i tassi d i interesse ha
facilitato il processo di risanamento, rna
non ha permesso di evitare ampie mano
vre di bilancio. Nel caso dell'Italia, il r i e
quilibrio dei conti pubblici e stato non
soltanto il pili forte rna anche il pili con
centrato nel tempo.

Dai confronti internazionali emergono
tre conclusioni. La prima e che non neces
sariamente un livello elevato e una cresci
ta sostenuta della spesa corrente danno
luogo a squilibri di bilancio e, quindi, a
una crescita inarrestabile del debito pub
blico. Nei paesi del primo gruppo (Fran
cia, Germania e Regno Unito) l'aumento
della spesa e stato accompagnato da un
aumento equivalente delle entrate; vicever
sa, nei paesi del secondo e del terzo grup
po l'aumento delle entrate e stato tardivo
oppure contenuto e, comunque, insuffi
ciente per arrestare il processo di alimen
tazione del debito. La divaricazione fra Ie
tendenze di crescita delle due voci di b ila n
cio ha comportato che, mentre nel primo
gru ppo d i paesi i l saldo primario si e
mantenuto intorno a valori di equilibrio,



negli altri si sono verificati disavanzi pri
mari elevati.

La seconda conclusione e che l'origine
degli squilibri di finanza pubblica e sem
pre riconducibile a una divaricazione fra
l'andamento delle spese e delle entrate,
protratta per pili di cinque anni. Cia che
differenzia i paesi non e tanto l'andamen
to della spesa, che registra quasi ovunque
un aumento, quanto l'andamento delle
entrate: mentre nei paesi del primo e del
secondo gruppo l'aumento e stato propor
zionato alle spese (e, nel primo caso,
anche tempestivo), in quelli del terzo
gruppo e stato inadeguato e tardivo, pro
ducendo squilibri duraturi.

La terza conclusione e che nei paesi in
cui la divaricazione dell'andamento della
spesa e delle entrate ha dato luogo a Ila
formazione di disavanzi primari impor
tanti si attiva, se essi permangono nel
tempo, un meccanismo di autoalimenta
zione della spesa corrente fortemente
dinamico: i disavanzi primari, congiunta
mente a ll a forte crescita della spesa per
interessi, in una situazione in cui i tassi
di interesse reali superano il tasso di cre
scita del Pil, genera no un aumento del rap
porto tra debito pubblico e Pil.

2.2.2 Riequilibrio della finanza pubblica
negli anni Nouanta

Rispetto agli altri paesi Ue (cfr . il box:
Politiche di aggiustamento fiscale negli
an n i Ottarita e Novanta nei p rin cipali p ae
si Ue), l'Italia si caratterizza per un'ado
zione tardiva delle politiche di stabilizza
zione e di convergenza (e riduzione) del
rap porto debito/Pil. Durante tutti gli
anni Ottanta, infatti, si sono mantenuti
saldi primari negativi, anco rch e decre
scenti nella seconda parte del decennio: in
altri termini, le spese per beni e servizi,
trasferimenti e investimenti pubblici han
no continuato a superare le entrate com
plessive. L'indebitamento, invece, e rima
sto attorno al 10% del Pil.

L'anno di svolta e il 1991, quando il sal
do primario diventa positivo (0,1%) con
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un aggiustamento di poco inferiore a due
punti percentuali. Nel triennio 1991-93, si
realizza un consolidamento dei risultati:
l'avanzo primario raggiunge circa il 2%
del Pil, grazie al forte aumento delle
entrate (dal 43,8% al 48,3% del Pil) e nono
stante la crescita delle spese correnti (dal
49,2% al 52,9%). La dimensione dell'aggiu
stamento non e tuttavia sufficiente a
ridurre in maniera consistente il disavan
zo totale (che rimane a circa il 9,5% del
PiD e, di conseguenza, a frenare la crescita
del debito pubblico, il quale passa da circa
il 107% a quasi il 118% del P il. Anche il tas
so di crescita economica (pari a +0,8% nel
1992 e a -0,9% nel 1993) e il livello dei tas
si di interesse (che continua a incorporare
un elevato "r ischio paese") non favoriscono
il raggiungimento dell'obiettivo di stabi
lizzazione del debito.

A meta del 1996, l'Italia non era ancora
in regola con alcuno dei criteri di ammis
sione al la terza fase dell'Unione economica
e monetaria (Uerri), n e i documenti di pro
grammazione economica mostravano pia
ni coerenti per perseguire tali obiettivi.
Tuttavia, verso la fine dell'estate di
quell'anno si veri fica un cambiamento di
prospettiva, con l'adozione di misure di
finanza pubblica che nel 1997 hanno conse
guito un disavanzo migliore di quello
necessario per accedere a ll a terza fase
dell'Uem (2,7% anz iche 3,0%).

G l i aspetti caratterizzanti del processo
intrapreso nel nostro paese a partire
dall'estate 1996 sono stati: un aggiusta
mento su l saldo primario in rapida cre
scita, dal 3,5% al 6,4% del r-n tra il 1996 e
il 1997, coerente con l'obiettivo di stabiliz
zare il rapporto debito/Pil; la tempesti
vita e la persistenza degli effetti delle
misure adottate che - insieme a lla deter
minazione del governo di rispettare gli
accordi di Maastricht - hanno favorito la
cre d ib il ita delle politiche, nonostante il
diffuso scetticismo esistente sia in Italia
sia all'estero. La presenza concomitante
di questi elementi ha permesso di innesca
re un'inversione di tendenza del rapporto
debito pubblico/Pil, diminuito di circa 2
punti percentuali sia nel 1997 sia nel 1998.
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La ritrova ta fiducia degli opera tori e co
n orrucr relativamente al rispetto degli
obiettivi di politica di bilancio (t ra i qua
li la possibile riduzione delle imposte
future) e Ie aspettative circa l'andamento
dei tassi di interesse (attesi in diminu
zione per il ridursi del premio di "rischio
paese" e convergenti sui livelli franco-tede
schi) hanno agevolato e reso pili veloce il
processo.

In questa nuova fase, l'aggiustamento
fiscale ha permesso, dapprima, di arre
stare la crescita e, successivamente, di
ridurre il rapporto debito/Pil, facendo
intravedere la p o ss ib il ita di una stabiliz
zazione e, successivamente, di una ridu
zione significativa del peso delle imposte,
anche a p a r ita di spesa primaria. La
riduzione della pressione fiscale si e ma n i
festata, pur se in misura ancora contenu
ta , nel 1998 (-1,3% del PiD, con una d irni
nuzione del peso sia delle imposte dirette
sia dei contributi sociali, mentre nel 1999
si e avuto un lieve aumento (0,35% del PiD,
dovuto a una crescita del gettito delle
imposte dirette diO, 75 punti percentuali
del Pil (si veda il capitolo 1 Congiuntura
economica nel 1999).

2.2.3 Compoeixione delle politiche di
aggiustamento

Alliniz io degli anni Novanta, dopo le
politiche d i stabilizzazione del disavanzo
del decennio precedente, troppo limitate
per incidere su l processo di autoalimenta
zione del debito e produrre la convergenza
del rapporto debito/Pil, ha in iz io un
periodo di rilevanti manovre di aggiusta
mento fiscale. In termini di impatto su l
saldo primario, gli anni pili importanti
sono il 1992, il 1997 e il 1998. II 1992 e il
pr imo anna in cui il saldo primario d iven
ta significativamente positivo dopo oltre
un trentennio. Negli anni successivi esso
compie tre balzi verso l'alto r i spett iva
mente di 1,8 (995), di circa uno (996) e
di 2,3 punti percentuali di pil (997).

La Tavola 2.4 riporta i cambiamenti
che si sono verificati nel conto consolidato
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delle amministrazioni pubbliche in segui
to alle manovre susseguitesi dal 1992 al
1999. I dati, sempre espressi in punti per
centuali del Pil, permettono di osservare il
contributo delle diverse poste alia deter
minazione delle variazioni dell'indebita
mento.

Complessivamente, il quadro che emer
ge e quello di una politica di bilancio
caratterizzata soprattutto da aumenti
delle entrate e dalla diminuzione della
spesa per interessi. II rapporto en
trate/Pil passa infatti da circa i l 43% nel
1990 al 47% nel 1999, con punte del 48-49%
nel 1993 e nel 1997. Quello spesa/Pil dimi
nu isce dal 54% circa nel 1990 a poco meno
del 49% nel 1999, con punte comprese tra
circa il 55% e il 58% nel 1992, 1993 e 1994.
Tra tutte Ie poste, la spesa per interessi
risulta quella maggiormente variabile:
aumenta da circa il 9,5% a oltre il 12% del
Pil tra il 1990 e il 1993; si mantiene attor
no all' 11-11,50/0 sino al 1996, riflettendo
aspettative di scarsa cre d ib i l ita da parte
degli operatori economici circa i pro
grammi di riequilibrio annunciati; cala
di oltre 2 punti percentuali nel 1997 e scen
de al 6,8% nel 1999. Conseguentemente, la
spesa primaria varia molto me no di quel
la complessiva: da un rapporto su l Pil
pari a poco pili del 44% nel 1990, sale a
circa il 46% nel 1993, per poi scendere a
circa il 41% tra il 1996 e il 1998; nel 1999 e
stata pari a circa il 42%.

II processo di riequilibrio finanziario
avviato nel 1997 ha considerevolmente
accresciuto la cre d ib il ita dell'azione di
governo, con un beneficio in termini di
riduzione della componente relativa al
premio di rischio incorporata nei tassi di
interesse e, di riflesso, nel costo del servi
zio del debito. Nel 1997 l'indebitamento si
e ridotto di 4,4 punti percentuali del Pil e
a tale riduzione ha contribuito per 2,1
punti la spesa per interessi. In ciascuno
dei due anni successivi, quest'ultima ha
contribuito alia riduzione dell'indebita
mento per 1,3 punti percentuali del Pil.

II secondo contributo in termini di
importanza al successo del riequilibrio e
stato offerto dalle entrate, aumentate (in
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Tavola 2.4 - Composizione delle politiche di aggiustamento fiscale in Italia. Anni 1992-99 (a)
(livelli, variazioni e contributi in punti percentuali del Pil)

vocr
1992 1993 1994

ANNI
1995 1996 1997 1998 1999

INDEBITAMENTO NETTO DELLE AA.PP. (b)

Livello
Variazione suli'anno precedente (-J

-9,6
0,5

-9,5
0,1

-9,2
0,3

-7,7
1,5

-7,1
0,6

-2,7
4,4

-2,8
-0.1

-1,9
0,9

CONTRIBUTI ALLA VARIAZIONE

I. Saldo primario e spesa per interessi
Spesa per interessi
Saldo primario

Variazione delle entrate complessiue
Variazione delle uscite al netto della

spesa per i n te ress i (-)

II. Voci di entrata e di spesa
Variazione delle entrate
Correnti

di cui:
interessi attivi
imposte dirette
imposte indirette
contributi sociali effettivi
contributi sociali figurativi
trasferimenti
d a fam igl ie
d a i mp res e

altre entrate correnti
In conto cap itale

Variazione delle uscite C-)

Correnti
di cui:

consumi collettivi
reddit i d a lauoro dipendente
consu mi tntermedi
a l t r i

prestazioni sociali
contributi alla produzione
interessi passivi
altre uscite correnti

In conto capitale
di cui:

investimenti fissi lordi
contributi agli investimenti
a i mp res e
a l t r i

altri trasferimenti in conto capitale
a imp rese
a f a m igl ie

-1,3
1,9
2, 7

0,8

2,7
0,8

0.2

0,2
0,1
0,1
0,2

0,1
1,9

2,2
2,2

0,1
-0,1
0,1

1,0
-0,2
1,3

-0,1

-0,2
0,2
0,2

-0,6
0,7
1,8

1,1

1,8
3,2

1,4
0,9
0,4
0,1
0,4
0,1
0,3

-1,3

1,7
1,5

-0,2
0,1
0,1
0,2
0,4
0,6
0,3
0,3

-0,4
0,2
0,2

0,5
0,5

1,1
-0,8
-2,6

-1,8

-2,6
-2,2

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

-0,1
0,1

-0,4

-3,0
-2,1

-0,5
-0,4
-0,1

-0,2
-1,1
-0,3
-0,8

-0,3
-0,2
-0,2

-0,3
-0,3

-0,4
1.8
0,2

-1,7

0,2
-0,2

-0,3
0,1

-0.2

0,1
-0.1
0,1
0,4

-1,3
-1,8

-1.1
-0,7
-0,4

-0,6
-0.4
0,4

-0,1
0,5

-0,1
-0,2
-0,2

0,8
-0,2

1,°

-0,1
0,7
-0,1

-0.8

-0,1
0,3

-0,1
0,6

1.6
-1,3
-0,9
-0,6
-0,3
0,4
-0.4

-0,7
0,2

2,0
0,1
0,3
1,5

-2,0
-0,1
0,1
0,2
-0,9

-0,1
-0,1

-0,8
0,2

-1,0

2,1
2,3
2.4

0,1

2.4
1,8

0,8
0,6
0,3

0,1
-0,1
0,1
0,6

-2.0
-1,8

0,1
0,1

0,5
-0,3
-2,1

-0,3

-0,3
-0,3

0,1

1 3
-1.4
-1,6

-0,2

-1.6
-1.3

-1.7
2,9

-2,4

-0,1
0,1

-0,3

-1,5
-1,7

-0,2
-0,9
-1,0
1,7

-0,4
0,1

-1,3

0,2

0,2
0,1
0,1

-0,1
0,1

1,3
-0,3
0.4

0.7

0,4
0.6

-0,1
0,8

-0,1
-0,2

-0,1

-0,1
0,3
-0,2

-0,6
-0,7

0.1

0.8
-0,7
0,4

-1,3

0,2

0.1
0,1

-0.1

Fonte: l s t a t

(a) I dati relativi al periodo 1992-1995 sono basati sui Sec79; quelli re la tiv i al periodo 1996-99 sui Sec95. Eventuali discrepan
ze delle somme di singole componenti rispetto ai t or a li sono dovute agll arrotondamenti.

(b) Per facilitare linte rprctaz ione delle componenti della tavola, il livello dell'indebitamento e indicato con segno negativo
(una riduzione ha quindi segno positivo e un aumento segno negativo). La variazione complessiva dell'indebitamento equi
vale, nella prima sezione, alla somma algebrica dei contributi della spesa per interessi e del saldo prima rio e , nella secon
da sezione, alla differenza tra i contributi delle entrate e delle uscite.
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termini di incidenza suI Pi!) nel 1997,
diminuite nel 1998 e aumentate di nuovo
nel 1999, con un contributo di +2,4, -1,6 e
+0,4 punti percentuali rispettivamente nei
tre anni. Tra i diversi strumenti i m p o s i ti
vi impiegati nel corso degli anni Novanta
ha prevalso, fino al 1993, l'uso congiunto
delle imposte dirette e indirette e dei con
tributi sociali. Nel periodo successivo si e
invece seguita una linea di alternanza
nell'impiego dei diversi strumenti. Le voci
di entrata che nel tempo hanno offerto il
maggior contributo positivo alIa r idu z io
ne dell'indebitamento netto sono state: i
contributi sociali effettivi nel 1996, con un
apporto di 1,6 punti percentuali; Ie i m p o
ste dirette nel 1997 e nel 1999 (0,8 punti
percentuali in entrambi gli an n i); Ie imp o
ste indirette nel 1998 (quasi tre punti per
centuali). Nel 1994 e nel 1998 Ie entrate nel
complesso hanno invece apportato un con
tributo negativo, rispettivamente del 2,6%
e dell'1,7%: nel primo caso esso e stato
determinato dalla riduzione di tutte e tre
Ie componenti, e nel secondo da una modi
ficazione del mix, con una diminuzione
dei contributi sociali (-2,4%) e un aumen
to delle imposte indirette del 2,9% dovuto
all'introduzione dell'Irap.

Sviluppi simili si ritrovano suI lato del
la spesa. Complessivamente, la spesa
totale fornisce apporti positivi alIa r i du
zione dell'indebitamento. La variazione
della spesa per interessi da il contributo
pili importante. Vengono inoltre operate
redistribuzioni di risorse tra i diversi
programmi di spesa. Tra le variazioni pili
significative nel periodo 1990-1999 ci sono
Ia riduzione della quota dei redditi da
lavoro dipendente, con un contributo di
circa 2 punti percentuali, e quella delle
uscite in conto capitale, con un contributo
di 1,7 punti percentuali. La prima e r i con
ducibile sia al rigore suI versante sal aria
Ie s ia , soprattutto, alIa riduzione del per
sonale della pubblica amministrazione
conseguita attraverso il blocco del turn
over che, sulla base della 1.488/99, dovreb
be proseguire almena fino a tutto il 2001.
Le spese per investimenti, Ie pili facili da
comprimere in tempi brevi, sono tornate a
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crescere di quasi mezzo punto percentuale
del Pi! solamente nell'ultimo b ie nriio e,
secondo il Documento di programmazione
economico-finanziarta 2000-2003, nei
pros simi anni dovrebbero mantenersi
intorno al 4% del Pil, a fronte di una disce
sa dell'incidenza delle spese primarie cor
renti.

Importanti cambiamenti di filosofia
della politica di bilancio emergono nel cor
so degli anni Novanta per la cui valuta z io
ne si rimanda al capitolo 7 Sp esa soc iale,
trasferimen ti alle famiglie e pens io n.i, a 1
capitolo 8 Sa n itd: cambiamenti no rmati
vi e comportamenti dei c itta d ini e al
capitolo 9 Disagio economico e mobilitd
sociale.

uso crescente di entrate non fisca li, soprat
tutto in riferimento all'accesso a program
mi sociali (ticket sanitari, tasse scolasti
che eccetera);
passaggio da criteri di fornitura di beni
e servizi pubblici a prezzo sussidiato a
criteri a prezzo di mercato, con Ia con
seguente riduzione degli stanziamenti
relativi a trasferimenti in conto capita
Ie 0 a copertura dei disavanzi delle
imprese produttrici;
riduzione selettiva del carico fiscale
oppure concessione di detrazioni fiscali
e incentivi associata a provvedimenti di
ampliamento della base imponibile,
soprattutto nel caso della tassazione
del reddito da capitale e impresa dove
la "r ifo rrn a Visco" ha anche tentato di
migliorare L'u n ifo r m i ta di trattamento;
accresciuto interventismo fiscale, che
utilizza incentivi e sgravi fiscali per
conseguire obiettivi selettivi;
riconoscimento che i contributi sociali
avessero raggiunto un livello penaliz
zante per Ie imprese italiane e per l'uso
del fattore lavoro e che cia richiedesse la
101'0 riduzione anche col passaggio ad
altre forme d i finanziamento della pre
videnza sociale;
vo lorita di rendere non solo pili efficiente
il sistema pubblico, rna anche di r idu r
ne l'ampiezza;



ricerca di nuovi assetti istituzionali e
procedurali, per superare le r ig i d ita del
bilancio e le diffico lta a legiferare spo
stamenti di risorse da un capitolo
all'altro, specialmente nel caso dei pro
grammi sociali di entitlement (diritti
acquisiti) ;
rice rca di soluzioni nel segno della sem
plificazione e del decentramento ammi
nistrativo;
ricerca della qua lita e crescente atten
z io n e per l'utilizzatore, come testimo
niato dalla diffusione delle "carte dei
servizi" e delle "carte del cittadino".

2.2.4 Impatto suiprocesso di crescita eco
nomica

Le politiche di risanamento fiscale com
portano costi e benefici che dipendono da
numerosi fattori. Le valutazioni degli
effetti del risanamento fiscale condotto
nel nostro paese hanno in genere conside
rato tra i costi: una crescita pili bassa
rispetto alla maggior parte dei paesi Ue,
con una caduta della domanda interna e
degli investimenti, e una performance
occupazionale poco sostenuta, con un ta s
so di disoccupazione che si e mantenuto a
livelli alti. Sul lato della politica fiscale,
possono individuarsi come elementi di d if
ficolta un bilancio con spazi di manovra
troppo limitati per consentire di svolgere
un'adeguata funzione anti-ciclica e un
risanamento incompleto, a causa dell'alto
livello del debito, che 10 rende vulnerabile
agli aumenti dei tassi di interesse. Tra i
benefici, i pili importanti sono stati la
ritrovata c r e d ib i l it a , testimoniata dalla
rapida convergenza dei tassi ai livelli Ue
prevalenti, con il grande vantaggio dovuto
al la riduzione del costo del servizio del
debito.

A livello macroeconomico, valutare in
modo comparato i benefici derivanti dalla
riduzione dei tassi d'interesse e i costi
associati alle riduzioni di spesa e agli
aumenti delle imposte risulta un esercizio
problematico. La politic a fiscale esercita
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un'influenza evidente sul sistema economi
co, producendo effetti collegati allam
piezza delle azioni intraprese e a ll a loro
composizione (cosiddetti effetti di tipo
keynesiano) oppure operando sulle aspet
tative e la co mp et it iv ita (cosiddetti effet
ti non keynesiani). Imposte e programmi
di spesa, inoltre, alterano il sistema degli
incentivi, con effetti che possono stimola
re oppure frenare il processo di crescita.
Cia avviene in maniera diversa in funzione
del modo in cui le politiche sono condotte
e percepite (ovvero della cre dib ilita,
de ll'Intensita , del timing e della sequenza
degli interventi realizzati). Infine, effetti
di breve e medio-lungo periodo possono
intreceiarsi, come e avvenuto negli ultimi
tre anni, e rendere pili complessa l'analisi
di impatto.

Non esistono tassonomie 0 indicatori di
riferimento per la valutazione delle politi
che di riequilibrio fiscale. E aneor pili dif
fieile valutare le politiche di risanamento
di tipo espansionistico, cio e processi di
risanamento in grado di coniugare, con
una significativa prob ab il ita di successo,
il rigore fiscale con la minimizzazione
degli effetti restrittivi sull'economia. Tra
le variabili pili frequentemente osservate
negli studi in materia sono incluse: varia
bili finanziarie (differenziali di tassi di
interesse); tasso di erescita dell 'economia
(attraverso l'analisi degli effetti sui con
sumi e gli investimenti). evoluzione del
mercato del lavoro, dei costi medi unitari
e della compe titiv ita ; composizione della
manovra (categorie di imposte e spese con
particolare riferimento, fra queste u lt i
me, alle prestazioni sociali e alle retribu
zioni nel pubblico impiego) e, infine,
impatto sulla distribuzione del reddito.
La scelta delle variabili riflette la diver
s ita dei modelli teorici: per alcuni, infat
ti, e la composizione delle misure attuate
a determinare il suceesso degli interventi,
mentre per altri sono piuttosto i canali
(fl e ss ibi lita e funzionamento dei mercati
dei fattori e orizzonte temporale di riferi
mento) attraverso i quali si trasmettono
gli effetti delle politiche.
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La Tavola 2.5 mostra l'andamento di
alcune delle variabili citate, con riferimen
to al differenziale registrato tra i dati
relativi a ll e performance del nostro paese e
di quelli De. II periodo di riferimento e
l'ultimo decennio, nel quale si situano i
maggiori sforzi fa tti in Italia per il r i e
quilibrio dei conti pubblici e il risanamen
to fiscale. Limitando l'analisi all' ultima
parte degli anni Novanta, nel quale si
situano i maggiori sforzi, si riscontrano:

un allargamento del differenziale di cresci
ta del prodotto interno lordo, dallo 0,5%
del 1996 alI'l,l% del 1998; nel 1999 questo e
pero sceso allo 0,90/0 e, secondo le previsioni
pili recenti dei principali organismi inter
nazionali, dovrebbe ridursi ulteriormente
nell'anno in corso;
un differenziale nei consumi privati
simile a quello del Pil, rna con un diver
so profilo temporale: il 1997 ha infatti
segnato un'eccezione positiva, ricondu
cibile agli incentivi governativi (ro tta
maz iorie). mentre il picco negativo si e
avuto in questo caso nel 1999;

un forte impatto sfavorevole iniziale
sulla crescita degli investimenti fissi
lordi - che passa da un differenziale
positivo di quasi due punti percentuali
nel 1996 a uno negativo dell'1,70/0 l'anno
successivo, recuperando poi fino allo
0,5% del 1999 - imputabile principal
mente a ll a componente residenziale,
mentre quella dei macchinari e attrez
zature ha mostrato una ripresa molto
netta g ia dal 1998;
una perdita di com petitiv ita di prezzo
dovuta soprattutto a ll a rivalutazione
della lira rispetto al periodo 1992-1995
Cefr. il paragrafo 2.3 Dinamiche della
capacita competitiva e crescita del
L'econom ia), il miglioramento dell'indi
ce del costa del lavoro per unita di pro
dotto e associato, in larga misura, a
uno spostamento della f isca lita dal
lavoro al valore aggiunto;
una performance dell'export abbastan
za deludente a partire dal 1996, in con
trotendenza con I'De, fino al 1999: anche
in questo caso, pero, e prevalente i I

Tavola 2.5 - Indicatori diperformance comparata Italia-Ue. Anni 1996-99

DIFFERENZIALI DI ITALlA: DIFFERENZE
INDICATORI PERFORMANCE ITALlA-UE (a) RISPETTO AL 1996 (a)

Anni Anni

1996 1997 1998 1999 1997 1998 1999

Pi! -0,5 -0,7 -1,2 -0,9 0,7 0,4 0,3
Consumi privati -0,6 1,1 -0,7 -1,0 1,7 1,1 0,5
Investimenti 1,9 -1,7 -1,2 -0,5 -2,4 0,5 0,7
Disoccupazione 0,2 0,8 0,3 0,1 -0,4
Occupazione -0,6 -0,7 -0,4 -0,3 0,2 0,6
Inflazione (b) 1,5 0,2 0,7 0,5 -2,1 -2,0 -2,3
Tassi di interesse reali a breve termine (%) 2,1 1,9 -0,3 -0,5 0,2 -1,8 -3,0
Tassi di interesse reali a lungo termine (%) 0,5 0,4 -0,7 -0,5 -0,4 -2,4 -2,0
Esportazioni -4,1 -3,3 -2,6 -4,4 5,9 2,7 -1,0
Saldi di bilancia commerciale (c) 3,1 2,0 1,9 1,0 -0,9 -1,3 -2,6
Cornpet itiv ita: Clup (d) 101,1 105,2 101,0 99,0
Co m p e t i t iv i ta : prezzi relativi

delle esportazioni (e) 106,7 107,3 108,0 107,7

Fonte: Elaborazioni Ista t su dati Istat, Ocse ed Eurostat
(a) Calcolati sulle variazioni percentuali annue degli indicatori, ove non diversamente indicato.
(b) Variazione degli indici armonizzati dei pre z z i al consumo.
(c) Differenziali calcolati sui saldi in percentuale del Pi!.
(d) Indice del costa del lavoro per unita di prodotto per l'intera economia, calcolato rispetto agli altri 14 paesi dell'Ue, con

base 1994~100.

(e) Indice dei prezzi delle esportazioni di beni e serviz i , calcolato rispetto agli a ltr i 14 paesi dell'Ue, con base 1994~100.
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ruolo di altri fattori, esaminati p i u in
dettaglio nel paragrafo 2.3 Dinamiche
della capac itd co mpetitiua e crescita
deli'economia;
prima un aumento e poi una riduzione
della disoccupazione, che nel 1999 e leg
germente piu bassa rispetto al 1996,
seguendo un'evoluzione temporale carat
teristica delle manovre di risanamento
fiscale riuscite. Tuttavia, mentre la
situazione migliorava in altri paesi Ue,
I'Ita lia passava da tassi di disoccupazio
ne leggermente inferiori alla media Ue nel
1992 a valori significativamente piu ele
vati nel 1995. L'occupazione e cresciuta in
misura modesta dal 1996 e presenta chia
ri segni di accelerazione negli ultimi due
anni. Rispetto all' area Ue, rimane un
significativo differenziale che, tuttavia,
potrebbe ridursi se gli sviluppi piu recenti
dovessero confermarsi nei prossimi anni;
un forte ridimensionamento nel diffe
renziale sui tassi di interesse reali, sia
a breve sia a lungo termine. La caduta e
stata di oltre 2,5 punti percentuali, ci o e
di dimensioni analoghe a quelle che
secondo le analisi empiriche si riscon
trano nei paesi in cui il risanamento
fiscale viene coronato da successo.
Risultati di questa rilievo non si erano
ottenuti con gli interventi di finanza
pubblica della prima meta degli anni
Ottanta e del 1992, p o iche gli operatori
economici non li avevano reputati suffi
cienti per perseguire l'obiettivo del risa
namento.
Nel breve periodo le manovre hanno avu

to dunque effetti macroeconomici preva
lentemente di tipo restrittivo, in linea con
quanto previsto dai modelli economici. La
quantificazione dell'impatto rimane tut
tavia un problema aperto, rispetto al qua
le non esistono ancora risposte esaurienti.

Indicazioni approssimate dell'ordine di
grandezza degli effetti possono ottenersi
tramite l'analisi grafica proposta nelle
Figura 2.3 che associa, per il periodo 1980
99, i differenziali con l 'Ue relativi ai tassi
di crescita e a tre indica tori fiscali - il
saldo del bilancio primario, la spesa pri
maria ed entrate complessive - che misu-
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rano, rispettivamente, 10 "sforzo" di risa
namento e gli strumenti utilizzati.

Si tratta di un esercizio con ambizioni
necessariamente limitate. In primo luogo,
l'analisi trascura i legami con numerose
variabili rilevanti ed e condotta su dati
annuali, mentre gli effetti possono espri
mersi con ritardi piu 0 meno lunghi. La
relazione PUQ nascondere legami non espli
citati tutt'altro che trascurabili: nello spe
cifico, il saldo di bilancio prescinde dalle
diversita nella composizione delle manovre
cui si e fatto riferimento in precedenza (di
cui si da conto pero parzialmente nei grafi
ci di entrate e uscite). Con le cautele accen
nate, l'analisi mostra che la politic a di
bilancio, in Italia, sarebbe correlata con ere
scenti diffico lta di crescita del reddito: i
grafici relativi al carico fiscale, alla spesa e
al saldo primario suggeriscono un'associa
zione tendenzialmente negativa tra cresci
ta, spesa e saldo primario. Letti insieme, i
tre grafici suggeriscono la prevalenza degli
effetti prodotti dall'aumento delle entrate,
man mana che procede I'aziorie di riequili
brio e che da un differenziale negativo con
la Ue (imposte p iu basse in Italia) si passa
a un differenziale positivo (imposte piu
alte in Ita lia). Questa reg o lar ita presenta
tre significative eccezioni. La prima, relati
va all'ultima parte degli anni Ottanta, nel
la quale PUQ leggersi l'esaurimento
dell'effetto propulsivo sulla crescita econo
mica del finanziamento in disavanzo, colle
gabile alle conseguenze penalizzanti sulla
compet.itivita del mantenimento della
parita del cambio nello "Sme2" e ai sotto
stanti elevati tassi di interesse reale. La
seconda anomalia riguarda il tasso di ere
scita conseguito nel 1995; questo riposa per
circa un terzo sulla variazione delle espor
tazioni nette, collegabile al picco della sva
lutazione della lira e in misura equivalente
sulla forte crescita degli investimenti fissi
lordi indotta anche dalla "legge Tremonti".
Infine , e da segnalare l'andamento parzial
mente anomalo dell'ultimo triennio: nel
1997, i differenziali positivi del saldo pri
mario e delle entrate fiscali hanno raggiun
to il loro massimo, mentre il differenziale
di crescita tocca il suo massimo negativo
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Figura 2.3 - Tassi annui di cresclta del pi! e indicatori di finanza pubblica: entrate comples
sive, spese primarie e saldo primario in percentuale del Pil. Anni 1980-99 (diffe
renze tra Italia e Ue15 in punti percentuali del Pit)

a) Crescita economica e entrate complessive
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nel 1998: su questi andamenti sembrano
aver influito sia provvedimenti di natura
temporanea (rottamazione) sia i ritardi di
trasmissione degli impulsi fiscali. 11
miglioramento del 1999, da ultimo, segnala
una riduzione dei differenziali di crescita
rispetto alla media europea, accompagna
ta da una parziale convergenza anche nella
c a p a c it a di spesa primaria.

Per concludere, le vicende di finanza
pubblica del decennio sembrano indicare
un'influenza depressiva sul potenziale di
crescita esercitata dal peso crescente delle
imposte, non sufficientemente controbi
lanciata dalla spesa primaria. SuI fatto
che questa influenza sia dovuta alle mario
vre di riequilibrio dei disavanzi (che
andavano comunque fatte), 0 sconti invece
un effetto di trascinamento derivante d a l
le diffico lta di implementazione delle
politiche strutturali di riqualificazione
dell'intervento pubblico e difficile dare
risposte. L'analisi svolta porterebbe a pro
pendere per la seconda ipotesi, dato che
anche negli anni Ottanta la crescita econo
mica italiana e stata inferiore alla media
Ue, nonostante l'eccesso di spesa primaria
sulle entrate, a p ar it a di altre condizioni.
In definitiva, per il riassorbimento degli
squilibri e stato privilegiato 10 strumento
fiscale, mentre su l lato della spesa e del
pubblico intervento in genere la gamma
delle riforme incompiute rimane ancora
ampia (dr. il box: Debolezze strutturali
dell'economia italiana e riforme degli
anni Nouantd),

2.3 Dinamiche della capacita competiti
va e crescita dell'economia

Nell'ultimo decennio, caratterizzato
dall'accelerazione dei processi di integra
zione europea e di globalizzazione dei
mercati, l'influenza del commercio estero
e dei flussi finanziari internazionali sulla
crescita economica e aumentata conside
revolmente. Per l'insieme dell'Unione euro
pea, dall'inizio degli anni Novanta le
esportazioni in volume sono cresciute di
quasi il 70% e di 7 punti percentuali in

2. UN DECENNIO DI CRESCITA RALLENTATA

rapporto al Pil, mentre i flussi complessi
vi d'investimenti diretti esteri (in entrata
e in uscita, escludendo i profitti reinvesti
ti) so no aumentati di quasi quattro volte
a prezzi correnti, superando i 500 miliar
di di euro nel 1998.

Nel caso dell'Italia le relazioni tra collo
cazione internazionale dell'economia e ere
scita sono state pill che altrove influenzate
dalle forti turbolenze che hanno caratteriz
zato l'ultimo decennio. Di riflesso, il siste
ma produttivo si e trovato a operare in
regimi assai mutevoli: gli anni Novanta si
sono aperti con un rapido deterioramento
delle condizioni macroeconomiche, sfociato
nel 1992 nella svalutazione della lira. Que
sta e culminata nel 1995 e ha creato consi
stenti vantaggi di cambio per le esportazio
ni che si sono, pero, successivamente ridot
ti. Dalla fine del 1996, la crescita e rimasta
affidata quasi esclusivamente alla doman
da interna (Figura 2.4). Infine, nonostante
la fissazione dei rapporti di cambio tra i
paesi dell'Uem, anche il periodo pill recente
e stato caratterizzato da dinamiche di
segno diverso: prima, dalla caduta di
domanda nei mercati di sbocco, conseguen
te al la crisi asiatica; poi, nel corso del 1999,
dal recupero marcato delle posizioni com
petitive per I'insierne della zona euro, gra
zie alla forza del dollaro e alla ripresa nelle
aree precedentemente interessate da crisi
(rispetto al dollaro, nel periodo 1° gennaio
1999-30 aprile 2000 I'euro si e svalutato del
23% circa).

L'intreccio degli impulsi congiunturali
descritti determina un quadro in cui non
sempre e agevole individuare il ruolo delle
caratteristiche strutturali dell'economia.
Le tendenze osservate si prestano, infatti, a
diverse interpretazioni a seconda dell'oriz
zonte temporale di riferimento: la p o siz io
ne dell'Italia appare relativamente miglio
rata se il confronto e effettuato con l'inizio
degli anni Novanta, mentre prevalgono
motivi di preoccupazione se si guarda
all 'ultimo triennio. Altre preoccupazioni
sono legate al modello di specializzazione
del sistema produttivo italiano e a lla debo
le presenza nei settori ad elevata tecnolo
gia. Per comprendere quali opportunita si
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Figura 2.4 - PH reale e contrfbutl delle esportazforrl nette e della domanda Interna a prezzi
1995. Anni 1983-99 (uaria zioni p ercentu ali e contributi aile uaria zio n i)
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prospettino per il futuro e necessario con
temperare queste due visioni, considerando
l'interazione tra gli elementi di forza pre
senti nel sistema produttivo e le nuove con
dizioni competitive dettate dalla tecnolo
gia e dall'evoluzione dei mercati.

2.3.1 Cambio reate ed esportaxioni

L'analisi comparata della dinamica
dei tassi di cambio reali e delle esporta
zioni fornisce indicazioni convergenti.
Infatti, gli indicatori dei tassi di cam
bio reali effettivi - misurati sui prezzi
a l l a produzione (Figura 2.5) - mostrano
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un progressivo peggioramento della
situazione competitiva italiana dalla
fine degli anni Ottanta al 1992, una fase
di marcato rna temporaneo migliora
m e n to del vantaggio competitivo legato
al cambio e, infine, un periodo di relati
va stabilizzazione dal 1997. G li effetti
della svalutazione del periodo 1992-1995
rispetto a Francia e Germania (che da
sole assorbono oltre il 300/0 delle nostre
e s p o r ta z i o n i ) non sembrano ancora com
pletamente esauriti, come conferma
l'evoluzlone del saldi commerciali it a l i a
ni con gli altri tre grandi paesi dell'Ue
(Tavola 2.6), che appare in linea con
quella del cambio reale.



Conclusioni analoghe emergono dagli
indicatori relativi al commercio estero
che mostrano:
- una dinamica comparata del ra pporto

tra esportazioni di b e n i e Pi l (Figura
2. caratterizzata da un calo molto
marcato durante il periodo 1987-92,
quando la lira e rimasta aggancia ta al
Sistema monetario europeo; da una b ru-
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sca risalita negli a n ni successrvi , fino al
sorpasso della Francia e al raggiungi
mento del Regno Unito; infine, da un
sostanziale ristagno nell'ultimo triennio;

- un andamento relativo delle esportazioni
di merci dell'Italia (Figure 2.6 e 2.7) ehe
mette in Iuce una crescita della quota sul
totale delle esportazioni di Francia, Ger
mania e Regno Unito tra il 1993 e il 1996

Tavola 2.6 - Sald! commerclal! dell'Italia con Francia, Germania e Regno Unito. Anni 1992, 1996 e
1999 (mil iardi di lire co rreriti)

PAESI ANNI

1992 1996 1999

Francia -1.491 5.216 4.810
Germania -5.384 8.496 -4.304
Regno Unito 1.108 3.940 6.069
Totale -5.767 17.653 6.575

Fonte: Ls t a t

Figura 2.5 - Tassi di cambro reaH effettivi calcolati sui prezzl alIa produzione nei principali
paesl dell'Unione europea e negli Stati Uniti. Anni 1990-99 (ottobre) (s c o sta m en ti
percentu al i) (a)
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Figura 2.6 - Esportazioni di merci di Italia, Francia, Germania ( a) e Regno Unito. Anni 1965
99 (incidenz a percentuale sul Pil, rapporto percentuale delle esportazioni italia
ne su quelle del totale di Francia, Germania e Regno Unito)
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Figura 2.7 - Esportazioni di merci dell'ltalia e dei principali paesi Ocse. Anni 1965-98 (quote
p ercentu ali sul totale delle esportazioni m ond ial i)
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e poi un declino fino a livelli poco superio
ri a quelli di inizio decennio;
- una bilancia commerciale italiana

(Figura 2.8) in avanzo dal 1993, con sal
di positivi crescenti fino al 5°1t) del Pil nel
1996 che si riducono al 2% nel 1999;

- saldi per i prodotti della trasformazione
industriale, normalizzati rapportandoli
all'interscambio totale (Figura 2.9), che
salgono da poco piu del 3 al 16% nel triennio
1993-96 per poi scendere all'8,6% nel 1999.

Nel quadro di lungo periodo che emerge
da questi indicatori, gli anni 1993-96
appaiono come un'eccezione e il 1999 presen
ta un risultato comunque migliore rispetto
al 1990. Infatti, la quota italian a sulle
esportazioni mondiali e i saldi commerciali
si mantengono a tutt'oggi su livelli superio
ri all'esperienza storica piu recente (Figura
2.9). In particolare, i saldi del commercio
manifatturiero mostrano un miglioramen
to relativo della posizione dell'Italia rispet
to alla Ue pari a circa quattro punti percen
tuali tra il 1990 e il 1998.

Queste considerazioni non cancellano i
motivi di preoccupazione per il calo v ist o
so mostrato dalla c a p a c it a competitiva
negli ultimi tre anni, soprattutto a l l a
luce delle differenze profonde tra settori,
"rnode lli " d' impresa, aree e mercati occul
tate dalle dinamiche comp le ss ive. Per
inferire alcune riflessioni circa le o p p o r
tu n it a future e importante integrare
l'analisi fin qui svolta con una va lutaz io
ne comparata dell'evoluzione del modello
di specializzazione e delle caratteristi
che strutturali del sistema produttivo
italiano.

2.3.2 Specializzaxione internaxionale e
struttura d'impresa

La struttura produttiva dell'Italia si
caratterizza rispetto agli altri grandi
paesi industrializzati sia per un peso
comparativamente elevato delle piccole
imprese e del lavoro autonomo, sia per
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Figura 2.8 - Esportazioni e importazioni di beni e servizi e saldi commerciali. Anni 1982-99
(perc erituali del Pil)
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una collocazione internazionale con un for
te specializzazione nei settori tra d iz ion a
li (si veda il capitolo 3 Co m.pet it iuita del
le imp rese italiane). Nel corso degli anni
Novanta, l'importanza negli scambi inter
nazionali dell'insieme di queste industrie
ha continuato a declinare a vantaggio dei
prodotti a pili elevato contenuto tecnolo
gico CTavola 2.7).
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Prendendo a riferimento i principali
paesi dell'Ue, l'analisi comparata della
specializzazione internazionale nel perio
do 1988-1998 mostra una tendenza al la
polarizzazione piuttosto che all'integra
zione tra i sistemi produttivi nazionali,
confermando Ie previsioni sugli effetti del
mercato unico europeo Cefr. l'Approfondi
mento: Modelli di specializzazione di
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Figura 2.9 - Commercio estero di prodotti dell' industria manifatturiera dell'Unione europea
e dei principali paesi dell'Ue. Anni 1988-98/99 (saldi commerciali normalizzati
percentuali) (a)
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Fonte: Istat, Eurostat
(a) Saldi commerciali rapportati al tot ale dell'interscambio, in percentuale.

Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno
Unito nel periodo 1988-98).

Nel complesso, non e mutato il
modello di specializzazione italiano,
ancora caratterizzato da una elevata
dipendenza dall'estero nell'area dei
prodotti primari e da vantaggi compa
rati nei settori industriali tradiziona
l i , Tra questi, si rafforza principal
mente il settore della lavorazione di
minerali non metalliferi (vetro, maioli
ca eccetera) e si ridimensiona sensibil
mente la specializzazione nel solo com
parto delle industrie conciarie. Salendo
nella "scala tecnologica" delle produ
zioni, migliorano le posizioni nei setto
ri della gomma e delle materie plasti-

che, delle mac chine e degli apparecchi
meccanici ed elettrici, della fabbrica
z i o n e di altri mezzi di trasporto.
Anche nel confronto con gli altri grandi
paesi Ue, si conferma la debolezza rela
tiva delle industrie italiane a pili ele
vata t e c n o l o g ia.

Tale profilo di specializzazione si associa
a un livello comparativamente basso della
spes a per attivita di ricerca e sviluppo
(R&S) e a un forte ritardo nell'informatizza
zione dell'economia 3. Queste caratteristiche,
a loro volta, si intrecciano con le ridotte
dimensioni aziendali: dal censimento inter
medio dell' industria e dei servizi condotto
dall'Istat, le imprese con meno di venti
addetti risultano essere ben il 98% del

3 In base ai dati Eurostat, nel 1998 Ie spese per R&S in Italia ammontavano all'l,l0/0 del Pi!, una quota infe
riore rispetto al 1990 e pari a circa la meta di quella di Francia, Germania e Regno Unito. II mercato
dell'hardware era pari a circa 9 mila miliardi di lire, equivalente all'1l,90/0 dell'aggregato Francia-Germania
Regno Unito, rispetto al 13,10/0 del 1994.
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Macchine e apparecchi meccanici: un punto di forza
della specializzazione

La divisione di attiuita eco
nomica della fabbricazione di

macchine e apparecchi mecca

nici contribuisce per oltre un
quinto aile esportazioni di

merci italiane - pii; dell'aggre

gato tessile-abbigliamento e

pelletteria, e quasi quanta tut

to il made in Italy "tradizio-

nale" - e nel 1999 ha totalizza

to un saldo attivo di oltre 50
mila miliardi.

Il settore costituisce a sua

volta un aggregato composite,
cbe comprende diversi com

parti minori (alcuni in deficit,

ma altri in forte surplus, qua
li le turbine e i trattori) e quel-

10 di particolare rilievo degli

apparecchi d'uso domestico,

in cui l'Italia edivenuto leader

mondiale negli anni Novanta
(Figura 2.10), con esportazio

ni per circa 11 mila miliardi e

un saldo attivo di quasi 9 mila

miliardi nel 1999. Il "nocciolo"

del settore, tuttavia, e costi-

Figure 2.10 - Esportazioni di apparecchi per uso domestico dei principali paesi esportato
rio Anni 1988-98 (milioni di eu ro e variazioni percentuali)
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tuito dali'iridustria delle mac

chine utensili e per impiego

speciale, in cui nel1999 si sono
auute esportazioni di poco
inferiori ai 35 mila miliardi e

uri saldo attivo prossimo ai 22

mila (25 mila neI1997). In tali

comparti I'Italia Ii il quarto
esportatore mondiale dopo

German ia, Stati Uniti e Giap-

pone (Figura 2.11), con una

collocazione piu uicina a que
sto "gruppo di testa" che non

agli "inseguitori" Francia e
Regno Unite, e ha registrato la
crescita dell 'export piu soste
n.uta di tutti i p aesi citati

tra il 1988 e il 1996. Conside
rando mercati di destina
zione e le dinarnicbe degli

ultimi mesi, la "fren ata "
degli anni piu recenti appare
in buona misura legata a pro
blerni congiunturali, piu che
non di cornpet itiuita qualita
tiva e di prezzo dei prodotti,

Infatti, tra i princ ip ali mer

cati di destinaeione, si anno
verano quelli colpiti dalla cri

si del 1997-98.

Figura 2.11 - Esportazioni di macchine utensili per impieghi speciali dei principali paesi
esportatori. Anni 1988-98 (milioni di euro e variazioni perceritu.ali)
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Debolezze strutturali dell'economia italiana
e riforme degli anni Novanta

L 'efficacia delle politicb e
di distorsione della concor
renza dim in.u.isce con la glo
balizzazione dei mercat i,
mentre aumenta il lo ro costo
e crescono Ie pressioni inter
nazionali per la 101'0 ridu
zione ed eliminazione. Da
alcuni anni L'Ocse ha intra
preso un 'att iuita di monito
ragg io delle rifo rrne struttu
rali attuate nei diuersi pae
si e ha creato una banca
dati di in dicato ri (Regula
tory indicators) contenente
injormazioni su piu di 1.500
diuersi t ip i di procedure e
pratiche di regolamentazio
ne. Da questi confro nti, I'Ita-

Iia emerge come il paese che
phi di alt ri tollera l 'esisten
za di barriere all 'ingresso e
l 'irtterposizione di uincoli e
discriminazioni nel junzio
namento dei mercati. Dalla
seconda meta degli anni
Nouanta, tu.ttatria, anche
sulla sp inta dell'Uriione
europea, sono stati c omp iu
ti notevoli p rogressi, i cui
effetti devono ancora in par
te disp iegarsi (Tavola 2.8).

Il Consiglio europeo di Car
diff nel giugno 1998 ha Lancia
to un programma d'analisi
delle esperienze di riforma
strutturale nei mercati dei
prodotti, dei serui.zi e dei capt-

tali. Nel solco di quest'iriieiati
va si colloca II Rapporto sulle
riforme economiche in Italia
predisposto nel dicembre 1999
dal Ministero del Tesoro, del
bilancio e della programma
zione economica, che presenta
un quadro d'assierne delle
"barriere alla crescita" che
ancora sussistono in Italia e
delle riforme strutturali intro
dotte di recente.

Nell'elenco delle debolezze
strutturali dell'eco nomta ueri
gono incluse. le barriere e
I'eleuata pressione fisc ale,
I'eccessiua regolamentazione
ammiriistratiua e la jornitu
ra di seruizi di bassa qualita,

Tavola 2.8 - Indicatori del grado di regolamentazione dei mercati nei principali paesi Ocse, Anno 1998
(i n di cato ri sin iet i c i) (a).

Indicatore sintetico INDICATORI TEMATICI

del grado di Presenza Barriere a lllm- Barriere al Grado d i Grado di

regolamentazione dello Stato pre nd i t o r i a l i t a commercio regolamentazione regolamen-

PAESI del mercato e agli investirnenti del mercato a m m i n i s t r a t i v a t a z io n e

dei prodotti

Italia 2,3 3,9 2,7 0,5 3,5 3,0
Australia 0,9 1,3 1,1 0,4 1,3 1,1
Austria 1,4 2,1 1.6 0,5 2,1 1,6
Belgio 1,9 2,8 2,6 0,6 2,4 3,0
Canada 1,5 1,3 0,8 2,2 1,1 0,9
Germania 1,4 1,8 2,1 0,5 1,4 2,7
Danimarca 1,4 2,5 1,3 0,5 2,3 1,1
Finlandia 1,7 2,7 1,9 0,6 2,1 2,2
Francia 2,1 2,6 2,7 1,0 2,3 3,1
Grecia 2,2 3,9 1,7 1,3 3,1 2,0
Irlanda 0,8 0,9 1,2 0,4 0,8 1,5
Giappone 1,5 1,3 2,3 1,0 1,4 2,7
Paesi Bassi 1,4 2,3 1,4 0,5 2,1 1,5
Norvegia 2,2 3,2 1,3 2,2 2.7 1,4
Nuova Zelanda 1,3 1,7 1,2 0,9 1,4 1,5
PortogaUo 1,7 2,8 1,5 1,1 2,5 1,5
Spagna 1,6 2,6 1,8 0,7 2,1 2,3
Svezia 1,4 1,5 1,8 0,8 1,3 2,0
Svizzera 1,8 2,1 2,2 1,3 1,9 2,6
Regno Un ito 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5
Stati Uniti 1,0 0,9 1,3 0,9 1.0 1,2

Fonte: G. Nicoletti, S. Scarpetta e D. Boyland, Summary Indicators of Product Market Regulation with an Extension
to Employment Protection Legislation", Economic Department Working Paper, n. 228, Ocse, Parigi, 1999
(a) Gli indica tori varian a da un minima d i a a un massimo (te o r i c o ) di 6.
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le barriere finanziarie per le
imprese e quelle alle scelte
individuali; le distorsioni di
carattere normativo e forma
tivo sul mercato del lavoro

Le riforme strutturali
introdotte nel corso degli
anni Novanta possono essere
raggruppate rispetto ai loro
obiettiui, distinguendo tra
misure volte a favorire la
co mpetitiuita nei mercati dei
prodotti e dei fattori e m is u
re per 10 sviluppo dei mercati
dei capitali e dei servizi
finanziari. Del primo gruppo
fanno parte le liberalizzazio
ni del commercio al minuto e
dei servizi di pubblica utilita
(riforma dei settori idrico,
elettrico, del gas, delle teleco
municazioni, delle poste e
assicuratiuo), noncbe la
ristrutturazione dei traspor
ti (ferrouiari, aerei, m aritti
mi e locali). La competttiuitd
nel mercato dei fattori, inue
ce, if stata favorita con misu
re di riforma fiscale e di
riduzione del carico tributa
rio, di semplificazione delle
procedure, di autocertifica
zione e, pili in generale, di
diminuzione degli oneri
amministrativi gravanti sul
le imprese (ad esempio, con
la creazione dello "sportello
u nico" per L'impresa), di
riduzione degli aiu ti di Stato
(in cui l'Italia risulta ancora
ai primi posti nell'Uruone) e
di incentivazione degli inue
stimenti tecnologici e in
ricerca e sviluppo (per
un 'analisi del ritardo
dell'Itatia nei settori dell'alta
tecnologia si veda l'Approfon
dimento: Specializzazione
internazionale dei principali
paesi De e scambi commer
ciali intracomunitari nei set
tori ad elevata tecnologia).
Relativamente allo sviluppo
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del mercato dei cap itali e dei
servizi finan ziari, gli inter
venti hanno riguardato le pri
vatizzazioni, gli aspetti nor
mativi e organizzativi dei
mercati (riforme sull 'inter
mediazione mobiliare, priua
tizzazione di Borsa italiana
Spa e MTS Spa). Conseguente
mente, tra il 1990 ed il 1999 il
rapporto tra capitalizzazio
ne complessiva delle societd
italiane quotate in Borsa e
Pil if passato dal 12,8% al
65,2% e la media giornaliera
degli scambi da circa 200 a
quasi 4000 miliardi di lire.
Importanti modifiche si sono
avute anche a livello regionale
e a favore degli operatori
locali (su questi aspetti cfr.
il box: Indagine rapida qu a li
tativa sulle imprese coinvolte
nei patti territoriali, nel
Capitolo 4).

La rilevanza dei problemi
strutturali nella prospettiva
dello sviluppo economico PUG
essere valutata ricorrendo a
indicatori comparativi di
funzionamento e risultato .
Un esercizio in questa dire-
zione if stato promosso
dall 'Ocse, attraverso 10 sui
luppo di indicatori chefanno
riferimento al mix ottimale
tra stabilitd dell'economia,
efficienza del mercato inter
no e integrazione internazio
nale, investimento nelle cono
scenze e sugli indiuidui,

costo-efficacia e fu.n zionalita
delle istituzioni. Molti di
questi indicatori presentano
lirn iti e richiedono a datta
menti per renderli meglio
capaci di misurare i cambia
menti in atto, che spesso
riguardano fattori immate
riali 0 soiluppi nuovi di cui
non si riesce ancora a intra
vedere la portata. Norid irne
no, la selezione proposta
dall'Ocse mette in luce diver
si ritardi accumulati
dall'Italia a confronto con
l'insieme dell'Ue e con gli Sta
ti Uniti cb e, letti alla luce del
rallentamento del processo di
crescita economica nell'ulti
mo decennio, sembrano corro
borare la tesi di una loro ori
gine strutturale. It portato
economico di una simile con
clusione appare rafforzato
dalle indicazioni sulla mino
re "uelocita relatiua " del
cambiamento tecnologico in
Italia risp etto agli altri
grandi paesi europei, almeno
fino al 1998. In direzione
opposta, vi sono i risultati
messi in luce da alcuni iridi
catori sulla nuova economia,
quali i buoni livelli e l'accele
razione nella diffusione di
internet e quelli relativi a
diverse delle azioni di rifor
ma avviate, ma non ancora
concluse, che sara possibile
valutare compiutamente nei
prossimi anni.



totale e quasi il 93% nell'industria manifat
turiera (per molti degli aspetti trattati in
questa paragrafo, si veda l'analisi di mag
gior dettaglio condotta nel capitola 3 Com
petitiuita delle imprese italianei .

L'effetto sfavorevole della composizione
della struttura produttiva per settori e
caratteristiche delle imprese potrebbe in
parte spiegare Ie diffico lta mostrate
nell'ultimo triennio dalle esportazioni e, pili
in generale, il rallentamento della crescita.

Non si p u o tuttavia affermare tout
court che vi sia un problema strutturale
di sosten ib il ita del modello italiano: nono
stante una forte vu lnerab i lita ciclica, la
ripresa degli ultimi mesi delle esportaz io
ni, il mantenimento delle posizioni delle
industrie a pili bassa tecnologia (benche
con alcune zone d'ombra) e, soprattutto,
la forte co mp e tit ivita nei settori a offerta
specializzata porterebbero infatti ad
argomentare in maniera pili favorevole
sulle prospettive di sviluppo dell'econo
mia.

In particolare, l'elevata specializzazio
ne nella fabbricazione di macchinari,
attrezzature e componenti meccaniche
rappresenta un fattore di vantaggio per
!'intero sistema produttivo, che co ntrib u i
sce a spiegare anche la cornp e tit iv ita nei
settori tradizionali, dal tessile-abbiglia
mento, al mobile, alla lavorazione dei
minerali non metalliferi. In altri termini,
nel nostro paese, queste industrie possono
contare su un'integrazione di filiera che
spesso interagisce con la concentrazione di
tipo distrettuale delle produzioni, deter
minando una combinazione vantaggiosa
di elementi di q u al ita , prezzo, cap acita
d'adattamento nelle scelte produttive e
velocita d'adozione delle innovazioni,
anche grazie a una tecnologia superiore
rispetto ai prodotti concorrenti dei paesi
emergenti.

I fattori considerati contribuiscono a
spiegare come, nel complesso, l'economia
italian a sia stata in grado di mantenere
finora la propria posizione competitiva,
pur in presenza di un divario tecnologico
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ampio e crescente nei confronti degli altri
grandi paesi industrializzati. In prospet
tiva, tuttavia, questi punti di forza del
sistema produttivo non sembrano, da soli,
capaci di consentire al paese di cogliere
appieno i vantaggi dei processi in atto nel
segno dell'apertura dei mercati e, soprat
tutto, di un'accentuazione del ruolo
dell'economia della conoscenza.

Sia pure con eccezioni notevoli, la colloca
zione dell'Italia e infatti comparativamen
te debole non soltanto nei settori industria
li avanzati, rna anche in quello dei servizi
evoluti - prevalentemente rivolti alle impre
se - che hanno mostrato i potenziali di ere
scita pili elevati. L'aumento del peso dei
servizi nel commercio internazionale,
d'altronde, non e limitato al solo comparto
avanzato: nel caso dell'Italia, la componen
te pili rilevante - che tutti gli analisti con
cordano nel ritenere in crescita sostenuta
anche per il futuro - e il turismo. In questo
settore, nonostante il recupero del 1999,
l'Italia ha perso parte della sua capac ita
d'attrazione, a vantaggio di paesi con
caratteristiche comparabili, quali la Fran
cia e la Spagna.

I fattori pili importanti per definire 10
scenario di riferimento per il medio per io
do sono associati all'impatto dei processi
di integrazione europea e di globalizza
zione dei mercati che, in termini preble
matici, accrescono il peso competitivo del
le differenze nella dotazione di infrastrut
ture materiali e immateriali, tra cui sono
di particolare rilievo il capitale umana e
l'efficienza delle istituzioni (dr. il box:
Debolezze strutturali delleconom ia ita
lia na e riforme degli anni Novanta). Da
questo punto di vista, una misura esplici
ta delle insufficienze strutturali del
nostro paese e rappresentata dalla scarsa
c a p a c i ta d'attrazione dei capitali esteri.

Solo negli anni a venire, con la matura
zione dei processi in atto, sara possibile
valutare se quella del decennio appena tra
scorso sia stata soltanto una crisi di tra
sformazione della nostra economia.
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Produzione pubblica di servizi sociali

Oltre a fornire a tutti i cittadini servi
zi quali la difesa, l'ordine pubblico e la
giustizia 10 stato produce servizi sociali
finalizzati alla garanzia di uno standard
di vita medio, spesso, indipendente dal
reddito dell'individuo stesso. I primi sono
definiti come servizi collettivi, i secondi
come servizi di tipo individuale. Tra que
sti ultimi rientrano: servizi sanitari for
niti su base universale, istruzione obbliga
toria, e altri servizi di tipo assistenziale
e previdenziale a favore di individui e
famiglie che si trovano in condizioni di
dis agio sociale.

All'interno della revisione che ha interes
sato il sistema di conta b il ita nazionale e
sta ta recentemente svil u ppa ta la classifi
cazione dei servizi prodotti dalle Ammini
strazioni pubbliche per area funzionale,
secondo 10 standard internazionale Cofog 4

definito in ambito Onu e Ocse. Su questa
base 1'Ista t ha ela bora to i dati sulla pro
duzione dei servizi delle Amministrazioni
pubbliche per aree funzionali.

II quadro che emerge dalle statistiche
(Tavola 2.9) mostra una forte crescita del
la spesa per consumi finali tra la fine
degli anni Ottanta e il 1992; una sostan
ziale stab il ita tra 1992 e 1995 e da una
ripresa della crescita a partire dal 1996.
Queste tendenze riflettono chiaramente
l'impatto delle politic he economiche di
riequilibrio volte al contenimento della
spesa. Gli effetti delle manovre fiscali

restrittive si sono distribuiti, a partire
dal 1992, su tutte le funzioni, anche se in
maniera differenziata. Infatti l e struttu
re produttive dei diversi servizi pubblici
offerti richiedono un differente mix dei
fattori produttivi, lavoro e "materie pri
me", che corrispondono aIle spese sostenu
te per i redditi da lavoro dipendente e per
i consumi intermedi.

II periodo antecedente il 1992 e stato
caratterizzato da elevati tassi di crescita
della spesa per consumi finali, che nel
1990 sono aumentati di poco pili del 15 %.
Gli elevati livelli sono dovuti in buona par
te agli effetti dei rinnovi contrattuali nel
pubblico impiego; i comparti della scuola
e della sariita, in particolare, hanno
mostrato i massimi effetti nel 1990 (con
un effetto di trascinamento per la s a n ita
anche nell'anno successive). Per quanto
riguarda i consumi intermedi gli elevati
tassi di crescita della spesa sanitaria, per
gli anni 1989 e 1990, sono dovuti sia alle
disposizioni relative al ridimensionamen
to dei ticket deciso nel 1987 sia, soprat
tutto, al rinnovo del contratto con i medi
ci di base nel 1990. A partire dal 1991, con
una misura in senso opposto, e stato
disposto l'inasprimento dei ticket sui far
maci e sulla diagnostic a che ha causato
un netto ridimensionamento delle presta
zioni sociali in natura.

II tasso di crescita della spesa cornples
siva per consumi finali ha mostrato una

4 La Cofog (Classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche) e articolata secondo una disag
gregazione analitica, che permette di individuare in maniera precisa i vari tipi di servizi offerti. Ad esempio,
nel caso dei servizi dell'istruzione, permette di distinguere lc spese sostenute separatamente per l'istruzione
primaria, per quella secondaria, per quella universitaria, per la formazione professionale, per latt ivita di
ricerca e sviluppo. Nel caso della spes a per le funzioni relative alia sa nita , ai servizi ricreativi e cultura li ,
all'istruzione e alla protezione sociale, assistenza e previdenza, la spesa complessiva si riferisce prevalente
mente a consumi di tipo individuale, includendo tuttavia una quota di spes a non individualizzabile, che
riguarda generalmente la formulazione e l'amministrazione della politica di governo, la predisposizione e
I'attuazione della specifica att iv ita normativa, I'attivita di ricerca e sviluppo e Ie spese non attribuibili.
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Tavola 2.9 - Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche per funzione. Anni 1988-99
(miliardi di lire co rren.ti)

FUNZIONI ANNI

1988 1989 1990 1991 1992 1993

Funzioni di tipo individuale 127.782 138.982 162.729 179.423 187.070 187.515
Sa n i t a 62.148 67.241 79.819 89.885 92.821 92.477
Istruzione 53.455 58.512 67.627 73.003 76.795 77.059
Protezione sociale (Assistenza e previdenza) 7.698 8.375 10.074 10.630 11.433 11.697
Att iv it a ricreative, culturali e di culto 4.481 4.854 5.209 5.905 6.021 6.282

Funzioni di tipo collettivo ( a ) 85.866 92.491 104.211 112.736 117.270 124.202

Totale 213.648 231.473 266.940 292.159 304.340 311.717

ANNI

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Funzioni di tipo individuale 127.782 138.982 162.729 179.423 187.070 187.515
Funzioni di tipo individuale 188.972 189.322 204.698 218.023 224.954 232.880
Sa n i t a 92.241 91.211 98.278 106.214 109.296 113.027
Istruzione 77.798 79.210 86.202 90.428 93.304 96.389
Protezione sociale (Assistenza e previdenza) 12.534 12.194 12.953 13.272 13.455 14.110
Att iv i t.a ricreative, culturali e di culto 6.399 6.707 7.265 8.109 8.899 9.354

Funzioni di tipo collettivo ( a) 127.324 129.812 139.121 142.508 147.551 152.624

Totale 316.296 319.134 343.819 360.531 372.505 385.504

Fonte: Istat, Co n t a b il i ta nazionale
(a) Comprendono i servizi collettivi quali difesa, ordine e sicurezza, affari esteri, servizi generali delle amministrazioni pubbliche

forte riduzione a partire dal 1992, scen
dendo dal 9,4% fatto registrare l'anno pre
cedente al 4,2%. Questo risultato e dovuto
all'azione delle misure di contenimento,
legate agli impegni nei confronti dell'Ue
assunti dall'Italia nell'ottobre del 1991,
effettuate sia sulle spese di personale sia
sugli acquisti di beni e servizi, che hanno
esplicato i loro effetti sulle principali fun
z io n i di intervento pubblico. In particola
re, per quanto riguarda le spese per le
retribuzioni, e stato stabilito di definire
gli aumenti contrattuali in modo da con
tenere la crescita delle retribuzioni pro
capite entro i1 tasso d'inflazione program
mato e in seguito, in relazione agli sconfi
namenti del fabbisogno che si andavano
delineando, e stato anche deciso di non
accordare alcun aumento contrattuale per
i1 periodo 1991-1993.

Le manovre di contenimento della spesa
hanno continuato a produrre significativi
risultati fino a tutto i1 1995. Per quanto
riguarda la sa n ita , all'effetto di conteni
mento si e aggiunta una stasi de lla ttiv ita
dovuta alla riorganizzazione del Sistema
sanitario nazionale, tanto che nel periodo
1993-1995 si e verificata una riduzione
della spes a per consumi finali in valore
assoluto.

11 1996 e stato caratterizzato dalla
ripresa dei rinnovi contrattuali nei vari
comparti di contrattazione. Una buona
parte della crescita della spesa, infatti, e
dovuta ai redditi da lavoro. Per quanto
riguarda l'acquisto di beni e servizi, par
ticolare rilevanza ha assunto la spesa per
le prestazioni sanitarie che, dopo un
triennio di riduzione, e tornata a crescere,
risentendo sia del rinnovo della convenzio-
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ne con i medici di base, sia della crescita
della spesa farmaceutica.

Nel 1997 la spes a per consumi finali ha
continuato ad aumentare, anche se con
una riduzione del tasso di crescita di oltre
2,5 punti percentuali rispetto all'anno
precedente. La variazione pili rilevante e
stata fatta registrare dalle spese per i
servizi sanitari, in connessione con i r inno
vi contrattuali del persona le medico e
paramedico, e con l'aumento delle presta
zioni farmaceutiche che hanno risentito,
in particolare, della revisione delle al iquo
te dell'Iva.

Nel 1998 e proseguito l'effetto di corite
nimento della spesa in tutti i principali
settori di intervento. Il tasso di crescita
della spesa complessiva per consumi Sl e
ridotto di due punti percentuali e, fatta
eccezione per i servizi di tipo ricreativo e
culturale, i servizi forniti su base in d iv i
duale hanno mostrato tassi di crescita in
linea con quelli della spesa complessiva. Le
spese per l'erogazione di servizi legati
all'area della protezione sociale sono
rimaste su livelli molto prossimi a quelli
del 1997, con una variazione rispetto
all'anno precedente pari all'1,4%.

Il 1999 ha visto il consolidamento della
situazione precedente, con una crescita
della spesa complessiva pari al 3,5%. I
servizi individuali e collettivi non hanno
mostrato, nel complesso, andamenti
divergenti dall'aggregato complessivo.

In sostanza, nella fase di contenimento
della spesa pubblica gli effetti pili ri levan
ti dei tagli si sono manifestati in una fl e s
sione della spesa per servizi di tipo i n d ivi
duale, in particolare la san ita D'altra
parte il rilascio del vincolo del conteni
mento, in corrispondenza ad esempio dei
rinnovi contrattuali, determina, in linea
generale, una maggiore espansione pro
prio in corrispondenza dei consumi di
tipo individuale, generando una rip a rti
zione percentuale della spesa complessiva
pili favorevole ad essi.
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La distribuzione percentuale della spesa
tra consumi puramente collettivi e consu
mi individuali mostra una quota pili eleva
ta di questi u lt imi, rna tra il 1992 e il 1995,
quando la politica economic a restrittiva
ha maggiormente inciso sui serviz i del wel
fare, si e registrata una riduzione di quasi
due punti percentuali, dal 61,5% al 59,3%.
A partire dal 1997 si osserva invece una
relativa stab i lit a della spesa rivolta ai se r
viz i di tipo individuale.

Servizi sanitari

L'intervento pubblico in campo sa nita
rio e particolarmente rilevante, con rife r i
mento sia a ll a produzione diretta di se r
vizi sia a ll a spesa finale complessiva. La
differenza tra questi due aggregati e
determinata principalmente dalle pre s ta
z io n i sociali in natura, ossia dai servizi
sanitari che vengono offerti ai cittadini
attraverso i produttori che operano su l
mercato; tali prestazioni sostanzialmente
coincidono con il finanziamento pubblico
all'acquisto dei farmaci, dei serv iz i medi
ci generici e specialistici, di diagnostic a e
ospedalieri in convenzione.

L'intervento pubblico in campo sanita
rio e finalizzato ad assicurare l'ugua
glianza delle prestazioni a tutti i c itt a d i
ni: cia viene realizzato attraverso 10 stru
mento della programmazione che st ab il i
see una serie di livelli essenziali di assi
stenza sanitaria da garantire sull'intero
territorio nazionale a tutti i cittadini. Il
sistema sanitario Italiano e basato su un
modello in cui il finanziamento e fonda
mentalmente pubblico e la produzione 10 e
in larga parte. Tuttavia viene fatto ampio
ricorso anche al sistema delle convenzioni
attraverso cui vengono assicurati a i c itt a
dini una serie di servizi, quali la medicina
di base, la specialistica, gli esami d i Iabo
ratorio e diagnostici, i ricoveri presso
strutture convenzionate. Le prestazioni



erogate attraverso le strutture convenzio
nate concorrono a formare la spesa per
consumi finali, attraverso la componente
delle prestazioni sociali in natura che, in
campo sanitario rappresenta, per il 1999,
circa il 39 % della spesa pubblica.

11 finanziamento del sistema sanitario
e pubblico, ed e stato realizzato utiliz
zando i contributi di malattia (sino al
1997, sostituiti poi nel 1998 dall'Irap) e il
fondo sanitario nazionale, che viene
distribuito alle regioni secondo una serie
di parametri, dei quali il pill rilevante e
costituito dalle quote capitarie basate
sulla popolazione residente.

Gli enti attivi nel sistema sanitario ita
liano sono caratterizzati da una separa
zione di ruoli abbastanza netta. Allo Sta
to spettano essenzialmente compiti di
programmazione con la definizione del
piano sanitario nazionale e degli stan
dard di prestazioni; le Regioni svolgono
uriattiv ita di programmazione locale e di
gestione delle risorse da erogare alle u n ita
localizzate sul territorio, che poi provve
dono alla gestione e a ll a produzione dei
servizi sanitari. Tale produzione e assicu
rata prevalentemente dalle aziende sani
tarie locali e aziende ospedaliere, dai
policlinici universitari e dagli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.

Negli ultimi quattro anni, i servizi ospe
dalieri hanno assorbito circa il 73% della
spesa per servizi prodotti; la parte rimanen
te e dovuta essenzialmente alla prestazione
di servizi non ospedalieri, effettuata preva
lentemente attraverso la medicina conven
zionata e le strutture private accreditate.

L'assistenza farmaceutica rappresenta
circa il 30% delle prestazioni sociali in
natura, che costituiscono circa il 40% del
la spesa sanitaria pubblica di tipo indivi
duale, caratterizzando COS!, fortemente,
il sistema sanitario italiano.

La partecipazione dei cittadini al costa dei
servizi sanitari e risultata crescente nel tem
po, passando da circa 1.700 miliardi nel 1996
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a poco meno di tre mila miliardi nel 1999, ed e
stata essenzialmente praticata con l'inaspri
mento dei ticket sanitari, sia sui farmaci sia
sulle prestazioni ambulatoriali e di diagno
stica, utilizzati come strumento volto a lla
sensibilizzazione dell'utente e del medico che
prescrive, al fine di limitare il sovraconsumo
derivante dalla gratuita delle prestazioni.

In questo campo sono risultati rilevanti
gli effetti di contenimento della spesa, inter
venuti nel corso degli anni Novanta, soprat
tutto per le prestazioni sociali in natura
che nel 1995 hanno mostrato una riduzione
di circa il 10% rispetto al 1992. Le politiche
di contenimento hanno influito sulle decisio
ni di consumo delle famiglie. Nel 1999 il
26,7% del consumo sanitario totale delle
famiglie e stato finanziato direttamente
dalle famiglie (nel 1992 era invece il 19,7%),
il 28,8% e stato erogato sotto forma di pre
stazioni sociali in natura (31,7% nel 1992) e
il rimanente 44,5% e stato fornito sotto for
ma di servizi individuali dalle amministra
zioni pubbliche e dalle istituzioni senza sco
po di lucro al servizio delle famiglie (48,7%
nel 1992) (Figura 2.12).

Fino al 1994 le spese delle famiglie sono
risultate inferiori alle prestazioni sociali
in natura e, spesso, la forbice e stata piut
tosto ampia. A partire dal 1995 e fino al
1998 vi e stata una sostanziale p arita , poi
di nuovo dal 1998 le prestazioni sociali in
natura hanno ripreso a crescere.

Servizi dell'istruzione

L'intervento pubblico nell'ambito dei ser
vizi sociali ha avuto nella produzione di
servizi dell'istruzione uno dei propri capi
saldi. La fruizione su base universalistica
del servizio mira ad assicurare a tutti
almeno il raggiungimento di livelli minimi
di istruzione, indipendentemente dal pro
prio reddito disponibile e quindi dalla
capacita di acquisire a proprie spese un
livello culturale elevato. Il fatto di assicu-
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rare un livello minimo di istruzione di
base costituisce uno dei presupposti per
l'uguaglianza dei cittadini; d'altra parte
la possib ilita di accesso ai livelli su cce ss i
vi di istruzione risponde all'esigenza di
offrire pari o p p o rtun ita a chi, dal punto
di vista economico, non ha la p o ss ib il ita di
raggiungere livelli di conoscenza adeguati
a lle proprie capacita, la cui distribuzione
e del tutto indipendente dalle condizioni
economiche. I servizi dell'istruzione corisu
mati dalle famiglie sono forniti principal
mente da produttori non market. Riferen
dosi al consumo finale effettivo delle farn i
glie (rappresentato al complesso di beni e
servizi consumati dalle famiglie per la
soddisfazione dei propri bisogni, a valere

su l proprio reddito 0 su l finanziamento
pubblico) risulta infatti, stabilmente nel
corso degli anni Novanta, che soltanto il 10
0/0 dei consumi corrisponde a una spesa
sostenuta in proprio, mentre i l rimanente
90 % e rappresentato da spese sostenute
dalle amministrazioni pu bbl iche e dalle
i st i tu z ion i sociali private. In rea lta la sp e
sa di queste ultime e ammontata a circa
due mila miliardi nel 1999 rispetto agli
oltre 96 mila miliardi delle amrn in is tr a
zioni pubbliche, e rappresenta quindi solo
il 2 % del totale, per cui si PUQ considerare
poco rilevante rispetto aIle decisioni di
consumo delle famiglie.

I servizi dell'istruzione a carattere i n d i
viduale si possono distinguere a seconda

Figura 2.12 - Consumi sanitari secondo i1 soggetto che sostiene la spesa. Anni 1988-99 (c o mp o
sizioni percentuali)

o Consumi privati delle famiglie

o Prestazioni sociali in natura erogate dalle amministrazioni pubbliche

.Altri consumi individuali delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private
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dei t ip i di istruzione impartita. Gli enti
delle amministrazioni pubbliche coinvolti
nella produzione di tali se rv iz.i sono 10 Sta
to, le amministrazioni locali territoriali,
le universita e le opere universitarie. Le
competenze in materia di istruzione
riguardano, infatti, differenti livelli di
governo, secondo una ripartizione che pre
vede, da un lato, una prevalente attribu
zione allo Stato degli oneri relativi a i costi
diretti di produzione, principalmente sti
pendi del personale docente e parte delle
spese per il funzionamento delle un ita sco
lastiche, e dall'altro l'assunzione da parte
degli enti locali di gran parte delle spese di
gestione, delle spese per le strutture scola
stiche, e di quelle per il personale dei ruoli
tecnico ed amministrativo.

L'istruzione primaria e secondaria e
ges ti ta dallo Sta to e dalle amministrazio
ni che operano a livello locale, principal
mente comuni e province; il ruolo delle
Regioni assume rilievo per l'istruzione
post-secondaria non superiore, che riguar
da principalmente la formazione profes
sionale. Vale la pena di effettuare
un'osservazione riguardo alla struttura
produttiva che caratterizza questo parti
colare tipo di servizio pubblico: con riferi
mento all'indicatore dato dal rapporto
tra spese di personale e consumi interme
di , per gli enti che producono istruzione
primaria e secondaria risulta che tale
rapporto e superiore a dieci nel 1997, cioe
le spese sostenute per il personale supera
no di dieci volte quelle per i beni utilizza
ti nel processo produttivo, mentre 10 stes
so indicatore riferito al complesso della
spesa pubblica per consumi finali vale
poco meno di tre. La formazione del capi
tale umana e quindi fondamentalmente
basata sul capitale umana secondo una
sorta di trasferimento intergenerazionale.

L'istruzione universitaria viene erogata
a livello locale; oltre alle universita svolgo
no un ruolo rilevante anche le opere univer
sitarie, che si occupano principalmente
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della fornitura di servizi a ccessor i,
anch'essi a fruizione individuale. E infatti
rilevante il loro ruolo proprio nella fornitu
ra di servizi relativi al welfare Callo stato
di benessere) di chi e impegnato negli studi
universitari, in quanto si occupano dell'ero
gazione di borse di studio, di alloggi, di
forniture di mense eccetera, assolvono cioe
alla riecessita di riconoscere all'istruzione
la caratteristica di bene meritorio a cui va
facilitato l'accesso, in mancanza di possi
bil ita economiche proprie.

La natura del servizio istruzione come
bene meritorio e rilevante anche per la
determinazione del grado di partecipa
zione ai costi da parte degli utenti del ser
vizio; per quanto riguarda l'istruzione
obbligatoria I'e ntita delle tasse scolasti
che, d i competenza statale, e infatti mini
ma, mentre e ben pili rilevante per l'istru
zione universitaria. Trattandosi d i un
corrispettivo pagato per la resa di un ser
vizio, esse hanno pili la natura di una par
tecipazione alla spesa di produzione dello
stesso, piuttosto che quella d i imposta. E
interessante notare che nel corso degli
a.nn i Novanta e aumentata l'incidenza per
centuale delle entrate da vendite residuali
per i servizi dell'istruzione, passata da
poco meno del 15 % del 1994 a quasi il 20%
del 1999. Questo significa che e aumentato
nel tempo il contributo richiesto all'utente
del servizio , e quindi il coinvolgimento del
le famiglie nella spesa.

Nonostante questo aumento l'istruzione
rimane sempre un servizio fornito sostan
zialmente al di fuori del sistema di mer
cato. Prevale, quindi, una connotazione
fortemente sociale.

Serui.zi della protezione sociale

Nell'accezione comune il termine prote
zione sociale viene utilizzato con riferi
mento ad alcune attivita economiche svol
te per il fine sociale di assicurare la redi-
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stribuzione del reddito. I settori in cui
vengono effettuati gli interventi sono la
san ita , la previdenza e l'assistenza. Lo
schema Cofog, citato in precedenza, preve
de una specifica classificazione per la spe
sa dei servizi legati all'assistenza e alla
previdenza, in quanto il cam po sanitario e
g ia coperto dalla specifica funzione, gia
trattata. I servizi svolti in questo campo,
forniti su base individuale ai beneficiari,
riguardano l'erogazione di servizi di pro
tezione sociale connessi ai seguenti rischi
o bisogni: malattia, inv a Iidi ta , vecchiaia,
superstiti, famiglia e figli, disoccupazio
ne, alloggio e bisogni dovuti a problemi di
esclusione sociale in generale. Lo schema
adottato esclude, a differenza del conto
della protezione so ciale ' costruito
dall'Istat, le spese relative agli uffici di
collocamento, in quanto tali servizi sono
considerati di tipo collettivo all'interno
degli affari economici.

La spesa a carattere individuale per la
funzione di protezione sociale, assistenza
e previdenza, comprende la spesa sostenu
ta per le prestazioni sociali in natura, le
prestazioni d i servizi assistenziali e i ser
v iz i amministrativi connessi all'organiz
zazione. Le istituzioni maggiormente
impegnate in questo settore sono: gli enti
di previdenza, la cui spesa negli ultimi
quattro anni ha superato il 55% del tota
le , e i comuni, con una percentuale stabil
mente intorno al 35%. Anche le arnmini
strazioni regionali e provinciali hanno
fornito un contributo alla spesa pari a cir
ca il 6% del totale, costituita prevalente
mente da prestazioni sociali in natura
relative ai servizi forniti attraverso isti
tuzioni private di assistenza e beneficen
za. Gli interventi dei comuni sono essen
zialmente legati a s e rv iz i per la famiglia.

Servizi ricreativi e culturali

La fornitura di servizi ricreativi e cu l
turali viene effettuata prevalentemente
da parte delle amministrazioni pubbli
che, rna anche Ie istituzioni sociali priva
te svolgono un ruolo non trascurabile. Il
peso dei servizi prodotti da queste ultime
raggiunge circa il 10% della spesa com
plessivamente sostenuta per tali funzioni.

Le amministrazioni pubbliche coinvolte
nella produzione di questo tipo di servizi
possono essere suddivise tra quelle che for
niscono i servizi ricreativi e quelle che for
niscono i servizi culturali.

L'intervento dell'operatore pubblico nel
la produzione diretta delle a tt iv it a
ricreative prevede la fornitura di servizi
sportivi e ricreativi, come ad esempio il
funzionamento 0 il sostegno alle strutture
dedicate alla pratica di eventi sportivi, e
quindi campi da gioco, piscine, piste da
corsa, campi da tennis, palestre, luoghi di
ritrovo e parchi giochi, spiagge, aree di
campeggio. A livello nazionale risultano
attivi in questo campo il Comitato olim
pico nazionale italiano (Coni), con la
gestione delle proprie strutture sportive, e
l'Unione nazionale incremento razze equi
ne (Unire), mentre a livello locale una par
te rilevante di attivita e svolta dalle
Amministrazioni comunali con la gestione
di centri sportivi, parchi e giardini. La
partecipazione dei cittadini al costa dei
servizi viene richiesta attraverso il paga
mento delle quote di iscrizione per l'utiliz
zo, ad esempio, delle strutture sportive.

L'impegno pubblico relativo ai serviz i
culturali e legato al funzionamento di
strutture culturali quali: musei, bibliote
che, gallerie d'arte, monumenti, edifici e
luoghi di interesse storico, e la produzione

i Il conto della protezione sociale viene elaborato secondo 10 schema europeo Sespros. La coerenza tra Ie ela
borazioni secondo 10 schema Cofog e quello costituito dal Sespros e completa, salvo l'eccezione descritta nel
testo.
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e l'organizzazione di eventi culturali,
come concerti e produzioni teatrali. Le
istituzioni attive in questo campo sono
costi tuite dallo Sta to e dai comuni, pre
valentemente per biblioteche e musei,
dagli enti liric i e tea trali, e da alcune is n
tuzioni a livello nazionale che si occupano
dell'organizzazione di eventi culturali
come mostre d'arte e cinematografiche,
quali la Biennale di Venezia, la Triennale
di Milano. Anche per la fruizione di questo
tipo di servizi culturali il cittad ino-uten
te e chiamato a pagare un prezzo rap pre
sentato dal costo del biglietto di ingresso,
che comunque non consente di coprire i
costi di gestione in misura superiore al
50%, e viene quindi classificato come ve.n
dita residuale. Un altro elemento costitu
tivo di tale tipologia di ricavi e rappre
sentato dalle vendite di cataloghi e pub
blicazioni.

2. UN DECENNIa DI CRESCITA RALLENTATA

Approfondimenti

Una quota rilevante della produzione
dei servizi ricreativi e costituita dalle
gestioni di lotto, lotterie, totocalcio e
altri giochi legati a scommesse. Tale tipo
di att iv it a ha p e r o una natura di merca
to, in quanto le entrate derivanti dalla
prestazione dei corrispondenti servrz r
coprano ben oltre la meta dei costi di pro
duzione dei servizi stessi. I ricavi derivan
ti da tali servizi vengono, pertanto, classi
ficati come produzione e non come vendite
residuali.

Per saperne di pin

M. Bun, D. FRANCO, 1. PENCH (a cura d.i)
1999, II welfare state in Europa: la sfida
della riforma, Bologna, Il Mulino, 1999.
EUROSTAT, Sistema eurapeo dei conti
1995, Luxembourg, 1995.
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Modelli di specializzazione di Italia, Germania, Francia,
Spagna e Regno Unito riel periodo 1988-98

II miglioramento complessivo della capa
cita competitiva delle industrie manifattu
riere dell'Unione europea e Ie dinamiche gene
rali dei quattro principali paesi nel periodo
1988-98 sono state gia illustrate nella Figura
2.9 in termini di saldi commerciali norma
lizzati rispetto all'interscambio complessi
vo.

L'analisi delle caratteristiche e delle ten
denze della specializzazione, condotta in
riferimento alla classificazione delle atti
vita economiche NACE rev. 1, impiegando

come strumenti gli stessi saldi normalizzati
e gli indici di intensita della specializzazio
ne commerciale e produttiva (rapporto tra
gli scostamenti dei saldi commerciali dalla
media dell' industria manifatturiera e
rispettivamente l'interscambio totale e la
domanda interna apparente, cioe produzio
ne piu importazioni nette) mo-stra come al
quadro complessivo di miglioramento della
bilancia manifatturiera corrisponda, con
poche eccezioni, una stabilita di fondo delle
specializzazioni nazionali (Tavola 2.10).

Tavola 2.10 - Indicatori del commercio estero relativi ai principali paesi dell'Unione europea per
attlvlta economica. Anno 1998 (saldi normalizzati, specializzazione commerciale,
specializzazione produttiva e variazioni assolu te)

GERMANI A SPAGNA

SEZIONI, SOTTOSEZIONI E DIVISIONI Saldi Special f z z aztone Sp e cia l i z z a z i o n e Sa l d l Sp c cta l i z z a z i one Spec j al iz.z az i one
OJ ATTIVITA' ECONOMICA n o r m alt z z a t i (n ) commc rcta Ie (11) p ro du n tva (c) n o rma It z z a tt (a) commerctalc (b) p r o d ut ti v a CC)

Va r la z io n r v a rt a zi o nl Variazioni v a r ia zt o n t Va r i a z i o n i Va ria zi o n i
a s s olute a ss olu re ass olut e as solute as solute a s s clut c

1998 1988-98 1998 1988-98 1998 1988-98 1995 1988-98 1998 1988-98 1998 1988-98

Alimentari, bevande e tabacco -10,0 -1,9 -1,1 1,3 2,3 6,9 -0,9 0,3 16,2 1,2 15,2 -0,5
Tesslle e abbigliamento -25,1 -5,7 -16,1 -2,3 -40,7 -15,4 -10.2 -30,7 6,9 -29,8 8,1 -12,8
Cuoio e prodotti -41,5 5,6 -32,5 8,9 -95,0 31.9 -23,4 49,0 -22,5 34,3 -0,9
Lcgno e prodorti -28,5 -3,0 -19,5 0,3 -8,6 -28,7 -4,6 -11,6 -3,7 6,2 -4,3
Carta, stampa ed editoria 9,6 8,0 18,6 11.4 9,4 10,9 -12.7 -8,3 4,4 -7,4 11,4 -3,1
Coke, raffinerte di petroho,
trattamento dci combustibili nuc1eari -37,1 9,9 -28,2 13,2 -2,4 -2,4 21,4 13,8 38,5 14,7 22,4 3,3
Chimica e fibre sintetiche e artificiali 17,1 -10,1 26,0 -6,8 20,2 2,8 -25,9 -4,9 -8,8 -4,0 -6,7 -11,5
Articoli in gamma e matcrie plastiche 21,1 -2,4 30,0 0,8 19,2 8,8 -3,4 -18,8 13,7 -17,9 12,9 -7,5
Prodotti della lavorazrone
di minerali non metalliferi 5,3 -11,7 14,3 -8,3 7,9 4,1 40,1 4.3 57,2 5,2 27,8 5,6

Metallo e prodotti 10,7 -1,4 19,6 1.9 12,4 7,5 -10.3 -9,5 6,8 -8,6 9,8 -6.0
Macchine e apparecchi meccanici 43,8 -7,5 52,8 -4,2 39,0 7,4 -21.8 14,2 -4,7 15,1 -8,3 12,1
Maccbitie per ufficio, elaboratori
e sistemi informatici -27,2 -12,7 -18,3 -9,5 -62,0 -41,1 -41.1 10,5 -24,0 11.4 -69,0 7,2

Fabbrtcazione di maccbine ed
appareccbi elettrici n.c.a. 23,8 -10,1 32,7 -6.9 25,2 11,3 -11,6 8.7 5,5 9,6 4,2 0.6
Appareccbi radioteleuisiui e
appareccbiature per le comunicazioni -3,5 -1,3 5,4 1,9 -0,7 4,0 -28,8 39,6 -11,7 40,5 -373 -10.6
Appareccbi medtcali, di precisione,
strurnenti ottici e dt orologc 21,3 -5,5 30,3 -2,2 35,3 12,2 -52,2 14,1 -35,1 15,0 -89,4 -10,2
Autooeicoli, rimorchi e semtrimorcbi 35,1 -14,3 44,1 -11,0 31,7 0,5 9,3 71 26,4 8,0 26,1 9,1
Altri mezzi di trasporto 3,7 -8,2 12,7 -4,8 12,0 2,5 -0,1 15,4 17,0 16,3 15,0 12,5
Altre industric manifatturiere
(mobili, gioielleria. altro) -14,7 -19,2 -5,7 -15,9 -5,2 -6,2 4,9 -15,2 22,0 -14,3 17,3

Attivita manifatturiere 13,5 -5,3 -7,0 3,1

Fonte. Elaborazioni Israt su dati Eurostat, New Crones
Ca) Saldi conunerciali rapportati ai totale dell'interscarnbio, in percentuaie.
(b) Scostamento del saldo nonnalizzato relativo all'industria i-esima dal saldo normalizzato relativo al settore manifatturiero. in percemuale.
(c) Scostamento dalla media dei saldi commerciali nonnalizzati nspcrro alIa domanda intema apparente, ottenuta somrnando al Pille importazloni nette.
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Approfondimenti

Segue: Tavola 2.10 - Indicatori del commercio estero relativi ai principali paesi dell'Unione europea per
attlvfta economica. Anno 1998 (saldi normalizzati, specializzazione commerciale,
specializzazione produttiva e variazioni assolute)

FRANCIA REGNO UNITO

SEZIONI, SOTTOSEZIONI E DIVISIONI Saldi Spec!a Iizzazione Sp e cia l i zz a z i o ne Saldi Sp e ci a l iz za z io ne Spectaliz zaztone
OJ ATTIVITA' ECONOMICA n o rrnaliz z a t i (a) commerciale (b) p r o d u t ti va (c) normalizzati (a) commerciale (b) produttiva (c)

Variazioni v a ri a zion i v a rla z ion i v a ria zion i Variazioni Va ria zto n i
ass olute a s solu te assolute a ssolu te a ssoiute assolute

1998 1988-98 1998 1988~98 1998 1988-98 1998 1988-98 1998 1988-98 1998 1988~98

Alimentari, bevande e tabacco 16,0 4,7 23,4 -L5 9,9 -1,1 -17,4 7,5 1,0 0,9 11,9 3,7
Tessile e abbigliamento -15,7 -1,5 -8,3 -7,7 -19,2 -12,8 -33,7 -1,1 -15,3 -7,7 -31,2 -19,5
Cuoio e prodotti -24,3 1,4 -17,0 -4,9 -44,3 -22,2 -47,0 1,5 -28,5 -5,0 -101,5 -72,4
Legno e prodotti -11,0 19,6 -3,6 13,4 -2,8 4,7 -76,1 15,2 -57,7 8,7 -48,1 6,1
Carta, stampa ed editoria -12,9 11,2 -5,5 5,0 -2,1 0,2 -20,5 21,9 -2,1 15,4 9,6 9,7
Coke, raffinerie di petrolia, trattamento
dei combustibili nucleari -6,2 10,5 1,2 4,3 1,9 23,2 12,5 41,6 5,9 19,6 2,1
Chimica e fibre sintetiche e artificiali 8,6 3,2 16,0 -3,0 11,6 1,1 9,4 5,3 27,8 -1,2 27,8 10,0
Articoli in gamma e materie plastiche 2,8 6,1 10,2 -0,1 5,1 0,6 -6,9 10,2 11,5 3,6 12,8 6,1
Prodotti della lavorazione di minerali non
merallfferi 5,5 3,4 12,8 -2,9 5,9 -1,6 1,1 15,7 19,5 9,2 17,5 6,7

Metallo e proelotti -0,3 -0,6 7,1 -6,8 3,3 -3,4 -16,3 9,6 2.1 3,0 3,7 6,6
Macchine e apparecchi meccanici 1,8 13,0 9,2 6,8 5,3 10,9 6,0 8,7 24,5 2,2 24,6 12,2
Maccbine per ufficio, elaboratori e sistemi
informatict -17,9 6,4 -10,5 0,2 -37,3 -12,3 -10,4 -1,6 8,0 -8,1 -9,4 -10,1

Fabhricazione di maccbtne ed appareccbi
elettrici n.c.a. 17,7 1,3 25,1 -4,9 26,6 4,8 -3,4 -0,2 15,0 -6,7 11,0 -1.1

Apparecchi radtoteleuisiut
e appareccbiature per le comunicazioni 4,1 21,8 11,5 15,6 8,6 19,9 0,2 28,3 18,6 21,7 17,5 34,0
Apparecchi medicali, di precisione,
strumenti ottici e di orologi -2,8 5,0 4,5 -1,3 0,7 -0,1 2,9 2.0 21,3 -4,5 21,5 5,7

Autoveieoli, rimorchi e semirtmorcbi 14,8 6,3 22,1 0,0 14,7 2,8 -18,1 17,1 0,3 10,6 -4,6 12,4
Altri mezzi di trasporto 9,0 0,8 16,4 -5,4 24,9 2,8 6,5 -8,8 24,9 -15,4 25,4 -4,1
Altre industrie manifatruriere (mobili,
gioielleria, altro) -17,5 7,8 -10,2 1,5 -12,7 3,8 -27,6 1,2 -9,2 -5,3 -8,1 -8,1

Attivita manifatturiere 3,9 6,3 -7,7 8,7

ITALIA DE 15

SEZIONI, SOTTOSEZIONI E DIVISIONI Saleh Sp e c i a 1i z z a zio n e Special i z zu atone Spe cia li zzazione Special i zzazione
DI ATTIVITA' ECONOMICA n o r m aliz z a t i (a) commercia le (b) p r c d u rti va (c) norm ali z z a t ; Ca) commercialetb I

v art a zto n i Va r i a zio n i Va r i a z i o n i v art a z Io n I Va r i a zi o n i
as s olute ass olu te a s s olut e a ss olute a s s olut e

1996 1998 1988-98 1996 1998 1988-98 1998 1988-98 1998 1988-98 1998 1988-98

Alimentart, bevande e tabacco -17,6 -16,7 20,6 -15,7 -7,6 22,6 -7,8 5,0 10,8 11,1 15,2 15,2
Tessile e abbigliamento 45,6 39,3 1,2 47.4 48,4 3,2 28,0 6,7 -23,9 -3,0 -19,5 -19,5
Cuoio e prodotti 54,5 46,4 -17,3 56,3 55,4 -15,4 43,0 -4,4 -7,9 -3,9 -3,4 -3,4
Legno e prodotti -35,9 -38,4 10,9 -34,1 -29,4 12,7 -26,0 4,5 -31,1 15,1 -26,7 -26,7
Carta, stampa eel editoria -1,9 -4,9 15,9 -0,1 4,2 17,9 -3,2 2,8 20,2 2,5 24,7 24,7
Coke, raffinerie di petrolio, trattamento
dei combustibili nucleari -25,4 -6,8 21,1 -23,6 2,3 23,1 -19,5 -11,7 3,2 39,0 7,7 7,7
Chimica e fibre sintetiche e artificiali -23,1 -23,6 3,4 -21,3 -14,5 5,4 -20,6 -3,3 22,4 -0,4 26,8 26,8
Articoli in gomma e materie plasrtche 31,2 29,0 5,5 33,0 38,0 7,4 15,3 3,3 12,0 -9,5 16,5 16,5
Prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi 55,8 55,9 7,9 57,6 65,0 9,9 26,0 7,9 37,5 -14,6 41,9 41,9

Metallo e prodotti -2,7 -8,8 8,8 -0,9 0,3 10,8 -7,2 2,3 -6,3 -3,2 -1,8 -1,8
Macchine e apparecchi meccanici 52,8 47,8 7,6 54,6 56,9 9,6 41,6 12,3 39,3 -1,5 43,7 43,7
Maccbine per ufficio, elaboratori
e sistemi informatici -21,7 -35,1 -14,7 -19,9 -26,1 -12,8 -82,9 -63,8 -43,2 5,8 -38,7 -38,7

Fabbrtcazione di macchine ed
appareccbi eleurtci n.c.a. 11,9 7,8 7,1 13,7 16,9 9,1 4,8 4,7 12,5 -7,8 16,9 16,9

Appareccbi radiotelevisivi e
appareccbiature per Ie coniunicazioni -18,8 -24,9 11,6 -17,0 -15,8 13,6 -29,4 13,2 -7,0 29,9 -2,5 -2,5

Appareccbt medicali, di prectsione,
strumenti ottici e di orologi -5,9 -12,7 14,6 -4,1 -3,7 16,5 -18,9 8,6 1,6 3,1 6,1 6,1

Autoveicali, rimorcbi e semirimorcbi -2,4 -13,2 0,2 -0,6 -4,2 2,1 -16,6 -6,4 29,6 -4,2 34,0 34,0
Altri mezzi di trasporto 35,5 27,0 9,2 37,3 36,0 11,1 22,3 13,5 6,9 0,0 11,4 11,4
Altre industrie manifatturiere
(mobili, gioielleria, altro) 67,3 62,2 -0,8 69,1 71,2 1,1 50,8 4,5 -5,9 -15,4 -1,4 -1,4

Artivita manifatturiere 15,6 10,5 7,2

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Eurostat, New Crones
(a) Saldi commerciali rapportati al totale dell'interscambio, in percentua1e.
(b) Scostamento del saldo normalizzaro relativo all'industria l-esima dal saldo normalizzato relativo a1 settore manifatturiero, in percentua1e.
(c) Scostamento dalla media dei saldi commerciali norrnalizzati rispetto alla domanda intema apparente, ottenuta sommando a1 Pille importazioni nette.
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La Germania tra i paesi considerati e
quello che pili vede indebolire la propria
posizione, pur restando in testa a lla gra
duatoria sia per il complesso degli scambi
manifatturieri sia per il contenuto tecnolo
gico della specializzazione produttiva e
commerciale. Ancora nel 1998, infatti, i sal
di normalizzati per diverse produzioni a
tecnologia elevata e intermedia (strumenti
di precisione, macchine e apparecchi elet
trici, mezzi di trasporto, chimica) gli indi
ci corrispondenti di specializzazione pro
duttiva e commerciale sono i pili elevati in
assoluto; la Germania perde pero il "prima
to relativo" nella fabbricazione di macchine
e apparecchi meccanici (a favore dell'Ita
lia ), pur rimanendo il primo esportatore
mondiale, e in quella di apparecchi radio e
televisivi (a vantaggio della Francia), no no
stante il miglioramento nella propria spe
cializzazione. La leadership tedesca
nell'industria della carta e dell'editoria si
consolida invece ulteriormente.

In Francia, unico paese del gruppo con
una solida posizione di esportatore netto
di prodotti agricoli, si rafforzano i saldi
normalizzati anche negli altri settori di
specializzazione, dalle industrie agro-ali
mentari e dell'energia a quelle della chirni
ca, della fabbricazione di prodotti in
metallo e di apparecchi elettrici, sempre
positivi ed elevati soprattutto in
quest'ultimo comparto. II novero delle sp e
cializzazioni commerciali e produttive
nei settori a media e alta tecnologia, ino l
tre, si amplia significativamente nella
fabbricazione di apparecchi meccanici,
radiotelevisivi e per telecomunicazioni
(dove i saldi sono divenuti positivi) e degli
strumenti di precisione.

II Regno Unito, pur rimanendo deficita
rio, e il paese del gruppo in cui nell'ultimo
decennio si registrano i miglioramenti pili
pronunciati del saldo normalizzato per
l'industria manifatturiera nel suo com
plesso. Questo risultato e raggiunto
soprattutto grazie al miglioramento del
la specializzazione in settori a tecnologia
elevata, quali quelli legati all'industria
delle comunicazioni e dei macchinari e
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attrezzature. Permangono gli altri amb i
ti di specializzazione segnatamente
minerali energetici - ad eccezione della
fabbricazione di altri mezzi di trasporto.

La posizione competitiva della Spagna e
stata influenzata dall'adesione tardiva
all'Unione europea (986), poiche soltanto
nel corso degli anni Novanta si assiste a una
modifica graduale della specializzazione,
con una riduzione sensibile nelle industrie
conciarie, della fabbricazione della carta,
di articoli in gomma e in metallo, delle
altre industrie manifatturiere. Inoltre,
l'iniziale vantaggio nel tessile si tramuta in
uno svantaggio, mentre l'opposto accade
per il comparto delle altre industrie estrat
tive, e pure 10 svantaggio iniziale nel com
parto degli altri mezzi di trasporto si r i du
ce considerevolmente.

L'Italia presenta un sal do elevato e ere
scente nel comparto degli altri mezzi di
trasporto, in contro tendenza con quanto
si osserva per gli altri paesi considerati.
Surplus relativi superiori si hanno pure
nella fabbricazione di articoli in gomma e
materie plastiche, di macchine e apparec
chi meccanici e nelle altre industrie ma n i
fatturiere (mobili e oreficeria) oltre che,
ben inteso, nelle industrie del tessile-abbi
gliamento-calzaturiero e della pelletteria.
In quest'ultimo caso, si ha un p ero un sen
sibile peggioramento della specializzazio
ne. Tra i settori con saldi normalizzati
strutturalmente negativi, di particolare
rilievo per il loro contenuto tecnologico
sono quelli della fabbricazione di macchi
ne per ufficio, degli apparecchi per cornu
nicazioni e degli apparecchi di precisione.
Tuttavia, mentre nel primo i saldi e
soprattutto la specializzazione sono
andati considerevolmente peggiorando,
negli altri due si registrano miglioramen
ti in misura consistente.

Le caratteristiche del modello di specia
lizzazione si riflettono sulla performance
dell'economia. In particolare, cambiamenti
di natura strutturale modificano il peso
relativo dei settori con produttivita del
lavoro e crescita della domanda elevate.
L'effetto della struttura produttiva sulla



2. UN DECENNIO Dr CRESCITA RALLENTATA

Tavola 2.11 - Differenziale di crescita della produzione manifatturiera rispetto al totale di Ue,
Stati Uniti e Giappone. Anni 1990-97 (coritributo dei diuersi fattori, ualo ri percen
t u a l i)

Italia
Germania
Spagna
Francia
Regno Unito
Ue 15

St r u t t u r a

produttiva
(1)

-7,5
-9,8

-14,9
-8,0
-2,1
-8,1

Differenziali s e t t o r i a l i

d i crescita
(2)

-3,7
0,3

-2,5
0,1
0,8

-1,5

Interazionc

di
(1) e (2)

0,9
-5,0
0,3

-2,6
3,7
0,4

Totale

-10,3
-14.6
-17,1
-10,5

2.4
-9,2

Fonte: Elaborazioni Istat s u dati Eurostat, New Cro nos

differenza tra il tasso di crescita del setto
re manifatturiero in Italia e quello medio
di Ue, Stati Uniti e Giappone (Triade) e
riportato nella Tavola 2.11. La dinamica
complessiva della corripet.itivita nel periodo
1990-97 e scomposta in termini di fattori di
industria, di mercato e della loro interazio
ne": la prima colonna espone il differenziale
di crescita spiegato dal peso relativo di cia
scun settore (un valore positivo indica una
modifica nella struttura produttiva dai
settori a bassa ai settori ad alta cre scita ):
la seconda colonna descrive l' effetto delle
differenze nei tassi di crescita settoriali
(un valore positivo indica tassi di crescita
settoriali su periori a lla media); la terza
colonna, infine, descrive l'effetto sui tassi di
crescita settoriali dell'interazione della
diversa struttura produttiva con i tassi di
crescita settoriali di ciascun paese. No no
stante l'effetto della struttura produttiva
sia negativo per tutti i paesi, emergono
sostanziali differenze nella rilevanza della
struttura. Questo effetto e di gran lunga
sfavorevole alla Spagna con un valore infe
riore a quello dell'Unione europea, mentre
per il Regno Unito l'effetto negativo e pili
contenuto. L'effetto dei differenziali di cre
scita settoriali appare positivo per il Regno
Unito, la Germania e la Francia e negativo

per Spagna e Italia. Per i primi tre paesi, i
tassi di crescita settoriali sono generalmen
te superiori alla media della Triade e, per
tanto, contribuiscono ad un aumento nel
differenziale di crescita con Stati Un iti ,
Giappone e Unione europea nel complesso.
L'opposto vale per l'Italia e la Spagna. Infi
ne, ad eccezione della Francia e della Ger
mania, l'effetto di interazione appare posi
tivo per tutti i paesi.

Le caratteristiche dei modelli di specia
lizzazione possono spiegare in parte i dif
ferenziali di crescita del settore manifat
turiero tra i paesi membri dell'Unione
europea. Tali caratteristiche sono favore
voli ad una crescita economic a sostenuta
nella misura in cui coinvolgono settori
caratterizzati da un tasso di crescita
superiore a quello medio. 11 differenziale
di crescita tra l'Italia e gli altri paesi e,
probabilmente, attribuibile a un effetto di
struttura produttiva sfavorevole. In altri
termini, in una fase di ripresa ciclica del
la domanda mondiale, e possibile che il
modello di specializzazione dell'economia
Italiana permetta soltanto in parte di
trarre vantaggio da una dinamica pili
sostenuta della stessa.

G Per la metodologia si veda: Eurostat, Monthly panorama of European Industry. Competitiveness (Special
Edition), Luxembourg, 1997, p. 85.
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Capitolo 3

Comperitivita delle Imprese Italiane

Le dinamiche dell'econom.ia italiana negli anni phi recenti, caratteriz zate da una rela
tiva debolezza dei livelli di attiuita, ripropo ngono il tem a della "ten uta' del modello

di suiluppo e di specializeazione del p aese n el riuouo qu adro della moneta u nica e, phi in
generate, nel co ntesto internazion ale "glob aliz zato ''. If dibattito sullargo merito si e COiZ

ce ntrato di recente su te m aticb e di carattere strutturale, relative sop rat t u.tto alla spe
cializ z a z io n e e alia struttura d.imensio n ale del sistema delle irnp rese industria u, sulle
quali, peraltro, ci si era soffermati amp iamente nel Rappo rto dello sco rso a n no .

In esso si sottolineaua co me, nel corso degli an n i Nouanta, specific ita dimensio na-
le delle imprese tn.dustriali ital iane, rispetto a qu ella degli altri p a esi dellUnione eu 1'0

pea si fosse accentu ata. La p reualenz a della p iccola d.irnens io ne e la specializ za zio n e set
toriale - si argo meritaua - hanno co n.dotto il "sistema Italia" a p riuilegiare una rice rca
della competit iuita incenirata pi u su ll a flessib ilita e sultadattamento alle co n diz io n i
esterne che sulla ricerca di efficienza e sull 'a.dozione di st ru.me nt i utili per la co nipeti
z io ne globale, Draltra parte, eben nota che una delle caratterist icb e fo n damentali
deliapparato pro duttiuo Italiano e quella dell 'i.n.tegrazio n e delle i mprese all'interno di
aree cos iddette "distrettu ali ", che m itiga n o p arzial m ente gli effett i n eg at iui della
dimensione esigua sullefficienza a z ien d.ale e sulla capacita compet itiua del sistema.

L'ulteriore dim.in uzione uerif'icatasi negli a nn i Nouanta della dimensio ne media e del
grade di concentrazione delle imprese i n dustriali italia ne e asso ci ata a u.n ridimensio
n arnento del g ra do di integra zto ne uerticale del sistema m a n tfa.ttu riero . Il rappo rto t ra
ualore aggiu nto e ualore della produzione nell'industria in senso st retto, au mentato da!
33,4% al 35,8% ira il1982 e il 1992, dal 1993 mostra un 'inuersione di ten den z a che deter
m.ina, nel 1998, u n livello pari al 32,2%. La dimi n u z ione del grade di integra.zione uerti
cale investe la m aggior parte dei settori iridustria li e non soltanto qu.elli "tra di z io n al i"
do m inati dalla p iccola dimensio ne. il rappo rto t ra ualo re agg iu.nro e ualore della pro
duzione passa, tra il 1993 e il 1998, dal 32% al 25% riel comparto "pelle, cuoio e calz a
ture", dal 35,4% al 31,3% nella produzione dei rnetalli; dal 36,8% al 30,3% nellin.dustria
meccanica, dal39,8% a135, 7% nellindustria del leg no, daI36,6% al34, 1% nel settore tes
sile e dellabbigliamenio.

Cia sembra in dieare che la sempre maggiore preualenza della piccola di me nsio ne
aziendale trout un fattore esplicatiuo neltallarga mento delle rela rio ni di mercato ira le
imprese. Dalle a n alisi p resentate nel seg u ito emerge, inoltre, L'impo rtanz a del liuello del
costo del lauo ro per la sopratniiuenz a e lo sviluppo dellattu ale configurazione delle Pic
cole imprese. In effetti, nel conji'onto con gli altri paesi europei, indipendentemente dal
loro grado di sviluppo produttivo, in Italia esse risultano avvantaggiate in termini di
casto del lauoro rispetto a quelle di 1naggiori dimensioni, pi~I di quanta auvenga in altri
paesi europei. D'altra parte, i dati sulla produttivita del lavoro mostrano come Ie pic
cole imprese siano in Italianettamente meno ef{icienti delle imprese di Jnaggiori di1nen
sioni piu di quanta accada altrove.

Questa caratterizzazione ba garantito in passato una buona performance del siste
ma produttivo italiano, consentendo tra l'altro una reazione positiva alle difficolta
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deriuariti dalle tu rbolenze dei mercati di sbocco delle esportazio n i, dalla stabilizzazio-
ne del tasso di cambio e dalle politiche economiche attuate per consentire il consegui
mento degli obiettivi di convergenza fissati a Maastricht. Negli ultimi tre anni, tutta
via, il sistema ha dato segni di diffi colta nel sostenere le sfide competitive sui mercato
interne e su quelli esteri, no ncb e per assicurare il necessario ritmo di crescita dell 'eco
nomia e delt'occupazione.

L 'analisi sviluppata in seguito contribuisce a co mprendere le "rag ioni " della persi
stenza di una struttura dimension ale cost' atip ica nel panorama europeo, ma ancb e a
inditiidu are i fattori di crisi latenti e gli ostacoli a una accelerazione dei processi di
adeguamento deii'apparato produttivo al nuovo scenario cornpetitiuo, soprattutto con
riferimento alla qualita del cap itale umano imp iegato, alla permeabilita ai processi
irinouatiui, alla ricerca di u n nuovo posizio riarnento strategico nella diuisione interna
zionale del lavoro.

Infine, la notevole polverizzazione del sistema delle imprese induce a porre al centro
delt'attenzione la figura e il ruolo deli'impren ditore che, soprattutto nelle microimpre
se, assomma in se una pluralita di funzioni. A un estremo, le attribuzioni dell 'impren
ditore sono collocate nelt'ambito tipico del self-employment; all.'aitro, esse sono fu.n z io
n ali alla divisione del lavoro tra imprese di diversa dimensione, uno dei tratti caratte
ristici del nostro appa rato produttivo.

A fianco della microimpresa, il sistema produttivo italiano troua, nelle imprese di
p iccola e media dimensione, u n 'ossatura che fonda gran parte della propria co mpetiti
vita sulle rela z io n i tra u.n ita . A cia si accompagnano processi di formazione di gruppi
d i imprese e di internazionalizzazione. Soltarito in questo modo, infatti, la flessibilita
e la capacita di adattamento delle piecole e medie imprese possono co niugarsi con una
dimensione adeguata a fronteggiare le sfide finanziarie e tecnologiche.

In generale, dalle analisi delle eterogeneita esistent i tra le u n ita del sistema produt
tivo emergo no indicazioni preziose per individuare da u n lato le aree in cui si an nidano
i problemi strutturali e le inefficienze, dallaltro i segmenti caratterizzati d a una con
figurazione adeguata aile sfide della competizio ne globale.
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3.1 Risultati economici e costo del lavoro
nelle imprese manifatturiere in Italia
e nell'Unione europea

L'analisi comparata della performance
delle piccole imprese in Italia e in alcuni
paesi europei e stata condotta sulla base
dei risultati di un complesso sistema d i
rilevazioni annuali sulle imprese indu
striali e dei servizi, finalizzato alla pro
duzione di statistiche nazionali ed e uro
pee fortemente disaggregate per settore e
dimensione. Queste statistic he so no previ
ste da un Regolamento dell'Unione euro
p e a', che garantisce la qu a lita dei dati
prodotti e la c o m p a ra b i l it a internaziona
le . Le analisi sulla struttura del costo del
lavoro, invece, sono effettuate con riferi
mento all e imprese con almeno dieci
addetti operanti nell'industria e nei servi
zi, sulla base di una iniziativa, regolata
anch'essa da un Regolamento dell'Unione
euro p ea', che prevede, a cadenza quadrien
nale, la raccolta di informazioni detta
gliate sulla struttura del costa del lavoro
e delloccupaziorie alle dipendenze.

3.1.1 Costo del lavoro, produttivitit e red
ditivitit delle piccole imprese

Un primo spunto di a n a.lis i riguarda la
struttura settoriale dell'occupazione e del
valore aggiunto. La classificazione setto
riale utilizzata per l'analisi riaggrega i
dati relativi a circa 100 comparti m a n i-

f a t t u r i e r i' in quattro macro-settori; i cri
teri di accorpamento tengono conto
de llintensita tecnologica prevalente, di
alcune caratteristiche merceologiche della
produzione e della natura dei processi
produttivi.

In Italia, il 47,7% dell' occu pazione
manifatturiera e concentrata nei settori
"tradizionali", che comprendono l'alimen
tare, il tessile e abbigliamento, il cuoio e
Ie calzature eccetera (Tavola 3.1). Soltan
to in Spagna la quota di occupati in que
sto raggruppamento di settori (pari al
49,6%) e pili elevata, mentre la quota del
la Francia e ampiamente al di sotto del
40%. Data la minore pro duttiv ita del lavo
ro dei settori tradizionali rispetto agli
altri comparti, l e quote misurate in ter
mini di val ore aggiunto sono nettamente
inferiori a quelle misurate in termini di
occu pazione e pari al 38,1 % in Italia e al
37,6% in Spagna.

Il secondo macro-settore raggru ppa i
comparti a offerta specializzata (come
ad esempio l'industria meccanica). La
quota su l totale manifatturiero e pari al
14,4% in termini di occupati e sale al
16,5% in termini di valore aggiunto. Que
ste incidenze risultano superiori a quelle
di tutti gli altri paesi, a eccezione della
Norvegia.

Per contro, nei settori a elevate econo
mie di scala, l'Italia fa registrare un peso
relativo 01 30,1% in termini di occupazio
ne e il 35,9% in termini di valore aggiunto)
inferiore a quello di tutti gli altri p a e si ,

I Regolamento (CE) n.58/97 del Consiglio sulle statistiche strutturali delle imprese (SBS: Structural Busi
ness Statistics).

2 Regolamento (CE) n.23/97 del Consiglio.
5 I "gruppi" della classificazione comunitaria Nace rev. 1.
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Tavola 3.1 - Occupazione e valore aggiunto manifatturiero in Italia, Spagna e Francia per settore
produttivo definito sulla base dell'intensita tecnologica prevalente. Anno 1996 (com
p osiz io rii percentuali)

SETTORI PRODUTTIVI Itali a Spagna Francia

OCCUPAZIONE
Alta in te ns ita di ricerca e sviluppo 7,8 4,5 11,6
Economie di scala 30,1 35,6 40,2
Offerta specializzata 14,4 10,3 12,0
Settori tradizionali 47,7 49,6 36,2
Totale 100,0 100,0 100,0

VALORE AGGIUNTO
Alta i nte n s it a di ricerca e sviluppo 9,5 6,8 14,3
Economie di scala 35,9 45,0 45,1
Offerta specializzata 16,5 10,6 12,1
Settori tradizionali 38,1 37,6 28,5
Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Eurostat, Sra t i s r ic h e strutturali sulle imprese, 1996

mentre l'incidenza del macro-settore ad
alta inte nsita di ricerca e sviluppo e supe
riore soltanto a quella della Spagna.

La specificita del nostro apparato indu
striale emerge chiaramente confrontando
l'incidenza delle imprese manifatturiere
can 1-19 addetti suI complesso dellindu
stria di trasformazione, in termini di occu
pazione e valare aggiunto (Tavola 3.2).

In Italia, le piccole imprese assorbono
rispettivamente il 39,9% dell'occupazione

e il 24,4% del valore aggiunto manifattu
riero. Queste incidenze risultano superiori
a quelle di tutti gli altri paesi considera
ti. Soltanto la Spagna, con quote di p icco
Ie imprese pari al 36,6% in termini di
occupazione e al 21,4% in termini di valo
re aggiunto, si avvicina alIa situazione
italiana. In Francia, il peso occupazionale
delle piccole imprese e la meta di quello
italiano; il differenziale in termini di
valare aggiunto e della stesso ordine di

Tavola 3.2 - Occupazione e valore aggiunto delle imprese con meno di 20 addetti in Italia, Spagna e
Francia per settore produttivo definito sulla base dell'Intenslta tecnologica. Anno 1996
(valori percentuali sul totale delle imprese manijatturiere dello stesso settore e p aese)

SETTORI PRODUTTIVI Itali a Spagna Francia

OCCUPAZIONE
Alta in t e n s ita di ricerca e sviluppo 23,7 14,6 10,8
Economie di scala 30,2 27,5 14,3
Offerta specializzata 29,0 29,4 14,3
Settori tradizionali 52,1 46,6 29,9
Totale 39,9 36,6 19,6

VALORE AGGIUNTO
Alta inten s ita di ricerca e sviluppo 11,8 6,6 7,4
Economie di scala 19,0 15,0 10,9
Offerta specializzata 19,0 21,1 11,0
Settori tra d i z i o n a l i 35,1 31,7 22,5
Totale 24,4 21,4 13,7

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Eurostat, Sr a t i sr i c h e strutturali sulle imprese, 1996
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grandezza. Incidenze ancora pili b asse si
rilevano per Regno Unito e Norvegia.

Le piccole imprese sono fortemente rap
presentate in tutti e quattro i comparti
dell' industria manifatturiera considerati
dall'analisi. In termini occupazionali,
l'incidenza e pari al 52,1% nei settori
"tradizionali" e ancora prossima al 24%
nei settori caratterizzati da un tasso
relativamente elevato di ricerca e svilup
po. In questi stessi settori la quota occu
pazionale assorbita dalle imprese con 1-19
addetti e pari al 14,6% in Spagna e al
10,8% in Francia.

L'indicatore che sintetizza con maggiore
chiarezza la specificita del nostro ap p ara
to produttivo e rappresentato dall'inciden
za del lavoro indipendente Cimprenditori e
coadiuvanti) sul totale dell'occupazione
delle piccole imprese manifatturiere (Tavo
la 3.3). La quota di lavoratori indipendenti
sugli occupati complessivi delle imprese
industriali con 1-19 addetti e infatti pari
al 40,4%, a fronte di incidenze pari al 15,9%
in Spagna e al 13,3% in Francia. Questa dif-

3. COMPETITIVITA DELLE IMPRESE ITALIANE

ferenza sussiste in tutti i settori considera
ti e non soltanto nell'insieme dei settori
"tradizionali", a pili elevata propensione
artigiana.

L'esame dei differenziali tra imprese pic
cole e medio-grandi (le prime con addetti
compresi tra 1 e 19, le seconde con 20 addet
ti e pili) in termini di retribuzioni lorde per
dipendente, costa del lavoro per dipendente
e pro du ttiv ita del lavoro (misurata dal
valore aggiunto per addetto) offre elementi
interpretativi importanti per l'analisi del
posizionamento strutturale delle piccole
imprese italiane nel contesto europeo.

Al fine di valutare i differenziali fatti
registrare dalle piccole imprese manifat
turiere sono stati posti uguali a 100, per
ciascun paese, il livello retributivo, di
costa e di produttivita del lavoro nelle
imprese con almeno 20 addetti nel 1996;
per tutti e tre gli indica tori considerati,
le piccole imprese industriali italiane
mettono in evidenza i differenziali negati
vi maggiori rispetto a quelli degli altri
paesi (Tavola 3.4).

Tavola 3.3 - Occupazione indipendente nelle imprese con meno di 20 addetti in Italia, Spagna e
Francia per settore produttivo definito sulla base delt'Intensfta tecnologica. Anno
1996 (ualo ri percentu ali sul totale degli occu.pati della stesso settore e p aese)

SETTORI PRODUTTIVI Italia Spagna Francia

Alta i n tc n s it a di rice rca e sviluppo 52,7 16,3 12,3
Economie di scala 33,9 13,1 7,0
Offerta specializzata 35,3 13,5 10,1
Settori tradizionali 42,7 17,5 17,3
Totale 40,4 15,9 13,3

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Eu ro s t a t , Statistic he strutturali sulle imprese, 1996

Tavola 3.4 - Retribuzioni lorde per dipendente, costo dellavoro per dipendente e valore aggiunto per
addetto nelle imprese manifatturiere con meno di 20 addetti in Italia, Spagna e Francia.
Anno 1996 (n urneri in-dice: base imprese can almena 20 addetti della stesso paese= 1 00)

Italia Spagna Francia

Retribuzioni lorde per dipendente 60,8 63,7 74,3

Costo del lavoro per dipendente 58,5 63,8 75,0

Valore aggiunto per addetto 48,6 47,1 65,3

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Eu ro s t ar , Statistic he strutturali sulle imprese, 1996
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Un differenziale negativo tra imprese
piccole e medio-grandi in termini di pro
dutt ivita del lavoro e largamente atteso 
essendo giustificato da divers ita sostan
z ia li nella combinazione degli as petti te c
nologici, organizzativi e di mercato - ed
emerge in tutti i paesi considerati. Il
divario p e ro e, in Italia, di particolare
ampiezza. Infatti, le piccole imprese con
seguono una pro dutt iv ita del lavoro pari
a meno della meta (48,6%) di quella delle
imprese medio-grandi; 10 scarto e n etta
mente inferiore a quello della Francia
(65,3%) e di poco superiore soltanto a
quello della Spagna (47,1%).

La specificita delle piccole imprese italia
ne emerge con maggiore nitidezza se si con
sidera la remunerazione del lavoro dipenden
teo Esse mostrano un costa del lavoro pari al

58,5% di quello delle imprese medio-graridi.
i1 differenziale e superiore a quello degli altri
paesi considerati. La differenza e conferrna
ta per le retribuzioni lorde (60,8%), anche se
con una intensita inferiore.

Un'analisi rigorosa della re ddit ivita
d'impresa puo essere condotta sol tanto
dopo avere reso comparabili i settori, i qua
li sono caratterizzati, tra l'altro, da una
differente incidenza del lavoro indipendente
sul totale dell'occupazione. Poiche la rernu
nerazione del lavoro indipendente e attri
buita, nella distribuzione del valore aggiun
to, al risultato lordo di gestione, se non si
operasse alcuna correzione i settori carat
terizzati da una pili elevata incidenza del
lavoro indipendente esibirebbero, rispetto a
quelli caratterizzati invece da un'incidenza
pili elevata del lavoro dipendente, una quo-

Figura 3.1 - Quota dei profitti suI valore aggiunto nelle imprese manifatturiere con 1-19
addetti in Italia, Spagna e Francia per settore produttivo definito sulla base
dell'Intenstta tecnologica prevalente, Anno 1996 (ualo ri percentuali)
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Fonte: El a b o ra z i o n i Istat su dati Eurostat, Statistic he s t ru tt u ra l i sulle imprese, 1996
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ta dei profitti lordi su l valore aggiunto
maggiore, a parita delle altre condizioni
(in termini di costa e di produttivita del
lavoro). Per eliminare questa fonte di
distorsione, e necessario depurare il margi
ne operativo della componente riferibile
alla remunerazione del contributo lavorati
vo apportato a.lla produzione dal lavoro
indipendente e quindi assimilabile ai "red
diti da lavoro". Il criterio seguito e quello
di attribuire a ogni lavoratore indipenden
te una remunerazione pari al costa del lavo
ro dipendente medio del settore, co sicche la
componente residua del margine operativo
lordo rappresenta la componente di reddito
pili propriamente "d'impresa". Il rapporto
tra margine COS! ridefinito e valore aggiun
to stima la quota di profitto al netto degli
effetti dovuti alla diversa composizione

delloccupazione tra lavoro dipendente e
indipendente nei diversi settori.

Le Figure 3.1 e 3.2 mostrano, rispettiva
mente per le imprese piccole e per quelle
medio-grandi, il confronto tra le quote di
profitto COS! determinate per alcuni paesi
europei e per ciascun settore di att iv ita
economica.

In tutti i paesi considerati e per tutti i
settori di att ivita economica, le imprese
medio-grandi mostrano margini di profit
to su l valore aggiunto superiori a quelli
delle piccole imprese. Le piccole imprese
italiane, p ero , fanno registrare in genere
una reddltivita superiore a quella delle
piccole imprese francesi e spagnole.

In particolare, la quota dei profitti lor
di su l valore aggiunto e pari a circa il
63% di quella delle imprese medio-grandi.

Figura 3.2 - Quota dei profitti suI valore aggiunto neUe imprese manifatturiere con 20 addet
ti e oltre in Italia, Spagna e Francia per settore produttivo definito sulla base
dell'Intenslta tecnologica prevalente, Anno 1996 (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni l s t a t su dati Eu ro s t a t , Statistic he strutturaJi sulle imprese, 1996
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Piccole, medie e grandi imprese manifatturiere italiane
e contesti competitivi

If tessuto p ro d u tt iuo ita
liano, quale emerge dal qua
dro delineate nel testo , pre
senta aleune earatteristiehe
fondamentali: nella maggior
parte dei setto ri, le p ic co le
i mprese italiane eoesistono
eon u.n.itd di grandi dimen
sioni e i due gruppi sono
earatterizzati d a p rofo n de
differenze di p ro du tti uita e
eosto del lauoro, da una par
te, e di re d d itiuita dimpre
sa, dall'altra. La dispo n ibi
l itd di dati individuali eon
sente di app rofo n d ire l 'aria
lisi della redd it iuitd alla
luee delle earatteristiehe
stru.tturali, e non solo mer
ceolog icb e, dei settori di
appartenenza. In p artic ola
re, i'attenzione e posta alla
m isu.ra z io ne delteffetto di

un pii; 0 meno eleva to grado
di eoneentrazione dei settori
sulla p rofittab il ita media.

L'analisi consente di quali
fieare ulteriormente il posi
zionamento delle piccole
irnp rese rnariifatturiere, alla
luee della loro performance in
settori differenz iati sulla
base del grado di concentra
zione. II modello utilizzato
per l'analisi si riferisce alia
stima microeconometrica del
mark-up setto riale, ovvero
del margine di profitto sui
costi variabili (lavoro e input
intermedi), eon una specifi
cazione che consente di indi
viduare sia effetti d'impresa
sia effetti di settore 4. La teo
ria economica sottostante
allesercizio consente di affer
mare che un valore piu basso

del coefficiente, ossia u.n phi
basso margine di rica rico,
segnala un piu alto grado di
concorrenza suI mercato dei
prodotti, e viceversa.

L 'a n alis i e stata effettu a
ta, eon riferimento al 1996,
separatamente per tre classi
dimensionali delle imp rese.
imprese con merio di 20
addetti, imprese con 20-99
addetti; imprese con 100 e
p ii; addetti. Per ciascuna
classe dimensio n.ale, il
modello e stato stimato
all'interno di segmenti o mo
genet, otten uti sulla base
della dimensione prevalente
nei diversi settori. L'ipotesi
alla base dell'esercizio e che
la struttura dirne ns io n ale
dei settori influenzi i margi
ni sui costi variabili e che

" In situazioni di concorrenza imperfetta, quali sono quelle incorporate nel modello, il prezzo viene deter
minato applicando un margine proporzionale ai costi medi variabili allo scopo di coprire i costi fissi ed assi
curare un margine di profitto alle imprese. II modello di base di mare-up e il seguente:

P= ( m + h wilt) ( 1 + P ) + u,
dove P e il prezzo di vendita, m gli input materiali per unita di output, h la quota di costo del lavoro varia

bile sui costo del lavoro totale, w il salario unitario, It la produttivita media del lavoro in termini fisici; il coef
ficiente p individua il mark-up, ovvero il margine unitario sui costi variabili.

La specificazione stimata vede, per ciascuna impresa, la produttivita del lavoro individuale (PD), de fin ita
come rap porto tra valore aggiunto e numero di addetti, spiegata da variabili relative ai costi variabili medi
(costo del lavoro per dipendente, CLD; acquisti di materie prime e costi per servizi per addetto, MPS), dal gra
do di integrazione verticale (INT, definito come rapporto tra valore aggiunto e fatturato), dalla composizio
ne dell'occupazione (QIMP, definita come rapporto tra numero di impiegati e totale degli occupati), dalle ore
medie lavorate nell'anno (come proxy de llintensita di utilizzazione della capacita produttiva, ORE), dalla
dimensione dell'impresa (L). Sono state percio selezionate Ie sole unita con dipendenti. Come ulteriore carat
terizzazione dei mercati in cui le imprese operano, e stata calcolata la quota del fatturato individuale sui
totale del fatturato settoriale dcll'universo delle imprese italiane (QF):

PD = a +b CLD +c MPS +d INT +e QIMP +f ORE +g L +h QF + u.
II mark-up e individuato dal coefficiente c nell'equazione. Sono state inoltre introdotte variabili di control

10 qualitative relative a caratteristiche interne e/o esterne alle imprese, in particolare alia localizzazione ed
alle caratteristiche merceologiche dei settori.

L'adattamento del modello e soddisfacente in termini di varianza spiegata, soprattutto per le imprese con
20 e piu addetti; i coefficienti hanno tutti il segno atteso e sono significativi ad un livello di 0,05, con alcune
eccezioni date in particolare dalla variabile relativa al numero medio di ore lavorate nell'anno dai dipendenti
(fortemente significativa solo nel caso delle medie imprese) e dalla dimensione d'impresa in termini di addet
ti (non significativa in alcune stime relative alle grandi imprese).
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tale influenza sia differen
ziata per p ic cole, medie e

g ran di imprese .
Lim.ita n do L'o sseruazio ne

a i segment! p ro d utti ui

ca ra tteriz z at i dalle d ime n
sio ni p reualeriti estreme
(Figura 3.3), emerge nitida
mente cbe.
a) a p arita di d irnensio ne

preualente dei setto ri, i

m arg irii di p rofi tto sui
costi uariab ili cresco-no al

crescere della dimensione
delle imprese, le piccole
imprese, quindi, operano in
contesti piti competitiui;

b) a parita di dimensione del
le imprese, it mark-up
risulta in generale crescen
te al crescere della dirnen
sione preualente dei settori,
Settori forte mente co n cen-

irati e do m inati dalle gran
di dirnensio ni determ.in ano,
qu indi, u n impatto p osit iuo

sui m argt ni di tutte l e
imprese (p icc ole, medie e
g ran di), seppure le gran.di
azien de m.antengano m arg i

rii nettame n.te piil eleuat i .
Cia sembra sosten ere l 'ip ote
si di uri ruolo "att iuo " delle
p ic co le imp rese in questi set
tori, su.lla base delle opp o r
tu riitd offerte d a ll a 101'0

relat iua flessibil ita p ro d u t

tiua anche in mercati do mi
n ati dalla grande impresa .

Figura 3.3 - Stima del mark-up nell'industria mantfatturfera per classe di addetti delle
Imprese e dimensione prevalente dei settorf di attivita economica. Anno 1996
(valori p ercen tual i)
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Questo differenziale negativo di redditi
vita lorda e meno intenso di quelli della
Spagna e della Francia: di conseguenza, Ie
piccole imprese italiane, che pure nel con
fronto tra i diversi paesi europei mettono
in luce uno dei pili rilevanti gap di pro
dut tiv ita rispetto aile imprese medio
grandi, riescono a ottenere margini di
r e d d it iv i ta lorda apprezzabili, grazie a
un consistente divario di costa del lavoro
rispetto alle imprese di dimensioni pili
elevate.

In effetti, Ie piccole imprese italiane
risultano avvantaggiate in termrn i di
costo del lavoro rispetto a quelle di mag
giori dimensioni, con un differenziale
superiore a quelli che si registrano negli
altri paesi europei. D'altra parte, in ter
mini di produttivita del lavoro, esse sono
nettamente meno efficienti delle imprese
pili grandi e in misura maggiore di qu a n
to accada nei paesi a confronto.

In conclusione, Ie piccole imprese italiane
appaiono soggette a due tendenze contrap
poste. Da una parte, rispetto agli altri
paesi, emerge in Italia una maggiore "ela
sticita " della pro dutt ivita del lavoro alla
dimensione delle imprese; cia dovrebbe rap
presentare uno stimolo alia crescita d irn e n
sionale. Dall'altra, I'esistenza di un rilevan
te vantaggio in termini di costa del lavoro
rispetto aile un ita medio-grandi opera nel
la direzione opposta, disincentivando
I'aumento delle dimensioni d'impresa.

3.1.2 Struttura del costo dellavoro e diffe
renziali salariali tra piccole e gran
di imprese

II livello del costo del lavoro e uno degli
elementi cruciali per la sopravvivenza e 10
sviluppo dell'attuale configurazione strut
turale delle piccole imprese italiane.

D'altra parte, il rilevante "cuneo" contri
butivo che grava sulle retribuzioni carica
di oneri soprattutto Ie imprese pili picco
Ie, i cui livelli di produttivita sono infe
riori. Cia ha conseguenze negative sulla
qu a lit a del lavoro potenzialmente impie
gabile e, per questa via, ostacola la com
p e tit ivita e la propensione a innovare.

Dalla comparazione della struttura del
costa del lavoro nell' industria manifattu
riera dei diversi paesi dell'Unione e uropea'
emergono importanti differenze (Tavola
3.5). In primo luogo, il divario tra il costa
del lavoro (inteso in senso ampio, ossia
comprensivo delle spese di formazione e
dei costi intermedi connessi a llatt iv ita
produttiva) e i redditi da lavoro d ip e n
dente e, per l'Italia, pari al 2,2%. In gene
rale, per i diversi paesi questo differen
ziale presenta una v ar ia.b i l ita contenuta,
che va da un massimo del 4,4% in Austria
a un minimo dell'1,2% in Grecia.

Una forte differenziazione tra i vari
paesi si registra invece nelle due principa
Ii componenti del reddito da lavoro dipen
dente (retribuzioni lorde e contributi
so c i al i). L'Italia si distacca dagli altri
paesi facendo registrare la pili elevata
incidenza dei costi indiretti (cioe il totale
dei contributi) suI costo del lavoro (pari
al 32,6%), precedendo in questa graduato
ria la Francia (28,6%). I paesi con la mino
re incidenza di costi indiretti sono Irlan
da 03,0%) e Danimarca (6,2%).

In particolare, I'incidenza dei contribu
ti obbligatori suI costo del lavoro in senso
ampio, pari in Italia al 30,9%, e uguale al
21,2% in Francia e in Grecia, al 20,9% in
Spagna e al 15,3% nella Repubblica federa
Ie tedesca (rna al 16,9% nella ex Repubbli
ca democratica). Incidenze molto pili bas
se si rilevano in Irlanda (8,30/0) e Danimar
ca (soltanto 1'1,4%). D'altro canto, l'Italia
mostra una delle incidenze pili contenute

; L'indagine comunitaria sulla struttura del cos to del lavoro permette di raccogliere con cadenza qua
driennale informazioni dettagliate sulla struttura del costa del lavoro e dell'occupazione alle dipendenze nei
paesi dell'Unione europea per Ie imprese con pili di 10 addetti e rappresenta una preziosa fonte di informa
zioni per effettuare analisi comparative sulla struttura e i livelli delle varie voci che compongono il costa del
lavoro. La prima rilevazione, cui si fa riferimento nel testo, ha avuto come anna d i riferimento il 1996 per la
maggior parte dei paesi; fa eccezione l'Italia, per la quale il riferimento e al 1997. Nelle analisi che seguono,
al fine di operare confronti coerenti, i valori relativi al nostro paese sono stati ricondotti al 1996.
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Tavola3.5-Costodellavorodell'industriamanifatturierainalcunipaesidell'Unioneeuropea.Anno1996(coniposirioni
percenruali)

COMPONENTIDELCOSTOA.Rep.Fcd.
exRep.

Paesi.".
ItaliaFranciaSpagnaDem.BassiFinlandiaGreciaIrlandaDanirnarca

DELLAVORO
-ustrtaTedcsca

Teclesca

A-Retribuzionilorde(a)

(Al+A2+A3)65,267,773,571,374,876,974,575,176,284,092,3

Al-Retribuzioniine1enaro59,258,273,462,163,165,564,863,970,273,777,8

A2Retribuzioniinnatura0,30,10,10,10,10,10,10,70,80,6

A3-Altrecomponenti5,79,40,09,111,711,39,610,55,39,814,5

B-Totalecontributi(a)

(B1+B2)32,628,625,224,323,321,623,322,722,613,06,2

131-Contributieffettivi

CBll+B12)31,126,621,420,019,617,720,620,621,713,06,2

1311-Contributisociali

obbligatori30,921,220,918,915,316,913,619,821,28,31,4

1312-Contributisocialivolontari0,25,40,51,14,30,76,90,70,64,74,7

132-Contributifigurativi1,52,03,84,33,73,92,72,10,8
UJ

C-Redditodalavorodipendente(a)(J

(A+B)97,896,398,795,698,298,597,897,898,897,198,5
0
S;:
'1j

D-Speseeliformazione(b)0,60,31,41,8
tn

1,31,70,80,81,21,51,2>-l
~

E-Costiintermecliconnessiatlattivita:::
produttiva(a)0,91,20,91,40,70,51,81,10,81,70,3

~
>,
U

F-Tassepagatedalc!atoreelilavoro0,92,20,50,4tn
r-
t-'
Cd

G-Contributistatalisulleretribuzioni0,10,40,40,20,10,40,20,9
S;:
'1j
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per quanto riguarda i contributi figurati
vi, ci o e gli importi erogati direttamente
dall'impresa senza la costituzione di un
fondo per prepensionamenti 0 integrazio
ni salariali, oneri di u t il ita sociale e
importi versati per malattia e m a te r n ita .

L'analisi della struttura del costa del
lavoro condotta distintamente per due
ampie classi dimensionali delle imprese
(quelle con 10-49 e quelle con 50 addetti 0

p iu) mostra in generale un'incidenza dei
costi indiretti su l costa del lavoro meno
elevata nelle piccole imprese che in quelle
medio-grandi. Questo differenziale su ssi
ste per tutti i paesi, anche se con inte n s ita
diversa: la riduzione dell'incidenza dei
costi indiretti nelle piccole imprese r isul
ta minima in Italia, Francia, Grecia e
Irlanda, massima in Danimarca, Germa
nia e Paesi Bassi.

Essendo i dati relativi al nostro paese
riferiti al 1997, c'e da sottolineare che essi
non risentono dell'alleggerimento del carico
contributivo sul costo del lavoro verificato
si a partire dal 1998. Un'approssimativa
indicazione su llentita degli sgravi contri
butivi introdotti nel biennio 1998-99 puo
essere ricavata dai dati di co ntab i lita
nazionale. Con riferimento all' industria in
senso stretto, l'aliquota effettiva dei contri
buti sociali (contributi obbligatori, provvi
denze aziendali e accantonamenti) sulle
retribuzioni lorde e passata dal 51,1 % al
43,7% tra il 1997 e il 1999 (cfr. il capitolo 2,
Un decennia di crescita rallentata) .

Sulla base dei dati commentati in pre
cedenza e riferiti a Ile imprese industriali
italiane con almeno 10 addetti, l'inciden
za dei contributi obbligatori sulle retribu
zioni lorde risultava nel 1997 pari al
47,3%. Anche considerando l'apprezzabile
riduzione del cuneo contributivo realizza
tasi nel nostro paese nel biennio successi
YO, si puo ritenere che sussista tuttora un
differenziale nell'incidenza dei contributi
obbligatori di circa dieci punti percentua-

li tra l'Italia e la Francia che, tra i paesi
dell'Unione europea, e quello con il carico
contributivo p iu prossimo al nostro.

II confronto tra piccole e grandi imprese
in tema di retribuzioni, costa del lavoro e
produ ttivita , condotto con riferimento ai
diversi paesi europei fa emergere con chia
rezza (cfr. il paragrafo 3.1.1 Costa del lauo
ro, p ro du ttiuita e redditiuita delle p iccole
i m.p res e) la specificita del nostro paese, in
cui i differenziali di costa e di produtti
vita del lavoro tra le diverse classi dirnen
sionali sono particolarmente ampi.
Un'altra caratteristica italiana e un'inci
denza delle micro-imprese (Ie imprese con
meno di 10 addetti) molto superiore a quel
la degli altri paesi europei. Essa influenza
in misura determinante i risultati econo
mici medi r ife r it i alla p iu ampia classe
dimensionale delle imprese con meno di 20
addetti, facendo registrare valori piu con
tenuti tanto del costo del lavoro, quanto
della sua pro du tt ivit a.

I risultati dell'indagine comunitaria con
sentono di misurare i differenziali salaria
li, relativi in questo caso alle retribuzioni
lorde orarie, distinguendo tra paesi, settori
dattivit a economica e quattro classi
dimensionali di imprese 00-49; 50-249; 250
499; 500 addetti 0 piu). II campo di osser
vazione riguarda quindi il segmento mag
giormente strutturato delle imprese mani
fatturiere, mentre la disaggregazione per
settori di a ttivita economica consente di
analizzare 10 spaccato per dimensione delle
retribuzioni orarie in ciascun paese al netto
degli effetti di composizione che, inevitabil
mente, condizionano la confrontab ilita.

Lo scopo delle analisi presentate di
seguito e quello di misurare il segno e
lIntens ita dell'effetto della dimensione
d'impresa sui livelli salariali all'interno
di ciascun paese, una volta esclusi gli
effetti derivanti dalle specific ita dei sin
goli settori. In questo caso", all'interno di
ciascun paese, i livelli retributivi vengono

(; I differenziali salariali sana sta t i stimati mediante un madelia di analisi della varianza. Le re tr ibuz io
ni larde orarie sana state paste in relaziane a 25 variabili dummy tre sana rife rite aile classi di addetti 00
49; 50-249; 250-499), essenda il benchmark rappresentata dalla classe 500 addetti a pili; 22 sana riferite aile
divisiani delle a ttivita ecanamiche manifatturiere, lascianda came benchmark il settare della fabbricaziane
di autaveicali. I madelli stimati per i diversi paesi spiegana circa il 50% della va r ia b i l ir a tatale.
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"spiegati" da due fattori soltanto: il set
tore di a ttiv ita economica e la classe
dimensionale delle imprese. Dalla stima
della corrispondente relazione viene con
fermata l'esistenza di un forte differen
ziale retributivo tra piccole e grandi
imprese, indipendentemente dagli effetti
di composizione dovuti alla diversa strut
tura industriale dei diversi paesi, peral
tro mitigata dall'esclusione dal campo di
osservazione delle imprese con meno di
dieci addetti. Infatti, nel nostro paese le
imprese industriali con 10-49 addetti
mostrano livelli di retribuzioni orarie
pagate ai propri dipendenti inferiori del

3. COMPETITIVITA DELLE IMPRESE ITALIANE

27% circa rispetto a quelli delle imprese
pili grandi (con 500 addetti 0 pili). Questo
ordine di grandezza dei differenziali sala
riali tra le diverse classi dimensionali del
le imprese e peraltro tipico delle economie
mediterranee: anche in Grecia e Spagna i
salari orari pagati dalle piccole imprese
risultano inferiori del 28% circa rispetto a
quelli delle grandi imprese. Negli altri
paesi europei l'ordine di grandezza delle
differenze salariali e invece inferiore e
pari al 22% in Germania Federale, al 19%
in Francia, Austria e Paesi Bassi, al 14%
in Irlanda, al 13% in Finlandia e soltanto
al 4% in Danimarca (Figura 3.4).

Figura 3.4 - Stima dei differenziali di retribuzione lorda oraria delle diverse classi dimensio
nali delle imprese manifatturiere rispetto alIa classe con 500 addetti 0 pill, in
Italia e in alcuni paesi europei. Anno 1996 (valori perceritual i)
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Fonte: Elaborazioni Istat su dati Eurostat, Statistiche stru ttura li suI costa del lavoro, 1996
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Confronto tra i livelli retributivi dei diversi paesi europei
L'analisi del quadro retribu

tiuo europeo pUG essere compte
tata dal confronto delle retri
bu zioni orarie espresse in ter
mini di paritd di potere di
acqu.isto 7 Rapportando i livel
li monetari dei salari al livello
dei prezzi di ciascun paese e
infatti possibile quantificare le
ejfettive capac ita di spesa dei
salari nazionali.

Nella Figura 3.5 vengono pre
sentati i dati relativi alle retri
bu.zioni orarie nellindustria
manifatturiera, per classe di
addetti dell'impresa, in Italia e
in alcu.ni paesi europei, espres
se in standard di potere
d'acquisto . Nella media del
I'industria manifatturieracnel

1996, il potere di acquisto dei
salari orari pagati nel nostro
paese era inferiore del 30% a
quello della Germania, Livelli di
potere di acquisto nettamente
superiori a quelli italiani, ma
inferiori a quelli tedeschi, si
registrauano in Danimarca,
Paesi Bassi e Austria. I salari
orari "reali" pagati in Francia
risultano superiori a quelli ita
liani del 2% mentre quelli calco
lati per la Spagna erano solo di
poco inferiori. Livelli di potere
di acquisto dei salari significa
tiuamente inferiori a quelli ita
liani si rileuano in Finlandia,
Irlanda e Grecia.

Il calcolo effettuato distin
tamente per le retribuzioni

orarie nelle piccole imprese e in
quelle medio-grandi consente
qualche ulteriore considerazio
ne. Ad esempio, a fronte di una
sostanziale equ.iualenza del
potere di acquisto dei salari
pagati dalle piccole irnprese, si
osserva uri salario reale nelle
grandi imprese italiane supe
riore di oltre il 5% a quello ero
gato dalle analoghe imprese
francesi. D'aitra parte, se si
confrontano i dati italiani con
quelli spagnoli, emerge uri diffe
renziale retributivo fauoreuole
ai lauoratori delle piccole
imprese del nostro paese, men
tre i salari reali pagati dalle
grandi imprese sono sostan
zialmente equiualenti.

Figura 3.5 - Retribuzioni lorde orarie nell' industria manifatturiera, per classe di addetti
dell'impresa, in Italia e in alcuni paesi europei. Anno 1996 (standard di potere
d'acquisto)
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Fonte: El a b o ra z i o n i Istat su dati Eu ro s t a t , Statistiche s t ru t t u ra l i sui costa del l a v o r o , 1996

Le parita di potere dacquisto (Ppa), calcolate correntemente dall'Eurostat (l'ufficio statistico dell'Unio
ne europea), rappresentano i tassi di conversione delle valute nazionali che eliminano Ie differenze nei livelli
dei prezzi tra i paesi. Esse possono essere interpretate congiuntamente come deflatori dei prezzi e come tas
si di carnbio. Per il calcolo di tali tassi s i rieorre a lla scelta d i un paniere di beni e serviz i quanto piu possi
bile rappresentativo della spesa interna di ciascun paese; successivamente e necessario scegliere una valuta, in
questo caso l'Ecu e un paese di nferimento. Si calcolano, quindi. i differenti livelli dei prezzi partendo da i con
fronti tra coppie di paesi e utilizzando il metodo EKS (sviluppato da Elteto, Koves e Szlc) per aggregare i va lo
ri ottenuti. Questo metodo, consiste nel calcolo della radice n-sima del prodotto elegli indici di Fisher relativi
a tutte le possibili coppie di n paesi. La proprieta principale del metodo e quella di essere invariante rispetto
al paese scelto come base. Gli standard eli potere d'acquisto risultano dall'applicazione delle Ppa all'Ecu.
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3.2 Caratteristiche strutturali, eteroge
nelta e grado di modernizzazione
dell'apparato produttivo

Dalle analisi fin qui presentate e emerso
un tessuto produttivo caratterizzato da
una polarizzazione tra imprese di piccola
e piccolissima dimensione, da un lato, e
imprese di media e grande dimensione,
dall'altro, che costituisce una s p e c ific ita
nel contesto europeo. Ulteriori approfondi
menti possono essere condotti analizzando
due ulteriori fonti informative. La prima e
rappresentata da ll 'Archivio statistico del
le imprese attive (Asia), che consente di
individuare le imprese individuali e di
rilevare alcune caratteristiche dell'impren
ditore quali sesso, eta e luogo di nascita.

La seconda e costituita dai dati del censi
mento intermedio dell'industria e dei servizi
provenienti dalla seconda fase della rilevazio
ne, la quale puo - alIa luce del quadro fornito
dagli indicatori di performance precedente
mente analizzati - contribuire a meglio indivi
duare i punti di forza e di debolezza del siste
ma delle imprese. L'indagine cosiddetta long
form, condotta nel 1999 mediante un questio
nario multiscopo sulle imprese attive alla fine
del 1997, contiene numerose domande di tipo
qualitativo volte a delineare il comportamen
to delle imprese rispetto a scelte di efficienza
gestionale, produttiva, di relazioni con il mer
cato e con altre imprese. Cia consente di
approfondire " alcune tematiche di particola
re rilevanza per la valutazione del posiziona
mento strutturale delle imprese italiane, con
riferimento sia ai modelli consolidati di fun
zionamento del sistema produttivo, sia a
tematiche di importanza crescente quali quel
le relative alla globalizzazione dell'economia 0

all'utilizzo delle nuove forme di lavoro e delle
tecnologie informatiche.

3.2.1 Imprese a conduzione individuale

L'insieme delle imprese industriali e dei
servizi a conduzione personale conta circa

8 I dati de lla long form sono aneora provvisori.

3. COMPETITIVITA DELLE IMPRESE ITALIANE

2,5 milioni d i u n ita imprenditoriali, con
un impiego totale di 4 milioni di addetti;
rispetto al complesso delle imprese
dell'industria e dei serviz.i, esse rappresen
ta.no il 65% delle unita e il 28% degli
addetti, proporzioni notevoli, che a ssu
mono tuttavia un andamento differenzia
to nei singoli settori di att ivita economi
ca (Tavola 3.6). La dimensione media del
le imprese individuali e di 1,6 addetti,
mentre per il totale dell'industria e dei
serviz i si avvicina ai quattro addetti per
impresa.

Le imprese individuali sono pra tica
mente assenti nell'estrazione di minerali e
nella produzione e distribuzione di erier
gia elettrica, gas e acqua; queste a tt iv ita
economiche sono pertanto escluse
dall'analisi che segue. In termini di u n ita ,
l'incidenza delle imprese individuali e
inferiore a ll a media nei settori del lInter
mediazione finanziaria, delI'istruzione e
anche nelle att iv ita manifatturiere, dove
non raggiunge il 50%; supera il 60%, pur
mantenendosi al di sotto del valore medio,
nelle costruzioni e nei trasporti; n e lletero
genea sezione di attivita economica che
raggruppa gran parte dei servizi ("atti
vita immobiliari, noleggio, informatica,
ricerca, altre a tt iv it a professionali e
imprenditoriali"), l'incidenza e prossima
ai due terzi del totale delle imprese e rag
giunge quote molto elevate in settori quali
il commercio, la sa ni ta e gli altri servizi
(che includono le attivita ricreative, cul
turali e sportive, n o n che quelle di srnalti
mento dei rifiuti e di depurazione delle
acque).

II peso delle imprese individuali in ter
mini di addetti, sebbene la dimensione
media delle u n ita considerate sia n e tta
mente ridotta rispetto al dato totale (i l
resto delle imprese e rappresentato dalle
socie ta), e rilevante, soprattutto in alcuni
settori, in cui si avvicina 0 supera il 40%
(commercio, costruzioni, servizi alle
imprese e alle famiglie); in altri settori
(tra sp o r ti e comunicazioni, istruzione e
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Tavola 3.6 - Imprese individuali e adderti delle Imprese individuali per rtparttzlone geografica e
attlvita economica. Anno 1996 (valori percen.tuali sul totale delle imprese dello stesso
settore e ripartizione)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

SEZIONIDI ATTlVITA ECONOMICA Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno Totale

Imprcsc Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprcse Addetti

At t i v i t a manifatturiere 43,6 10,8 44,5 13,9 50,0 17,5 64,2 24,1 49,9 14,9

Costruzioni 64,8 39,9 63,7 38,8 58,7 35,8 64,3 44,8 63,2 40,1

Commercio ingrosso e dettaglio

e riparazioni a u tove i co l i 63,4 35,2 63,9 37,2 66,2 42,1 77,8 57,9 68,9 43,0

Albergbi e ristoranti 50,5 30,9 54,3 36,8 51,0 31,7 68,6 46,2 56,3 35,9

Trasporti, magazzinaggio

e comunicazioni 61,7 14,3 67,3 19,2 61,9 12,3 64,6 15,8 63,9 15,3

Intermediazione monetaria

e finanziaria 44,4 9,9 42.5 10,9 47,9 9,8 51,6 14,2 46,4 10,9

At t i v i t a i m m o h i l i a r i 56,2 32,2 60,4 36,7 67,0 38,3 82,5 53,4 65,9 38,8

Istruzione 35,4 9,3 32,7 9,0 39,0 9,6 51,8 18,5 41,1 12,0

Sa n i t a 90,9 21,5 91,1 22,0 91,6 26,7 90,8 22,2 91,1 22,8

Al t r i servizi pubblici e sociali 71,8 38,5 68,0 37,5 68,2 33,9 80,8 44,1 72,6 38,4

Totale 59,6 22,7 60,3 25,5 63,2 27,9 74,8 37,9 64,8 27,7

Fonte: Istat, Registro delle impre sc Asia, 1996

Tavola 3.7 - Imprenditoria individuale per ripartizione geografica e attlvlta economica. Anno
1996 (i n cidenz a percentuale dei maschi sul totale)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

SEZIONIDI ATTIVITA ECONOMICA
Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

At t i v it a manifatturiere 79,6 76,9 74,3 80,8

Costruzi oni 99,1 99,1 98,7 97,2

Commercio ingrosso e dettaglio

e riparazioni autoveicoli 70,8 72,6 68,8 71,2

Alberghi e ri st o ra nt i 56,3 55,0 57,6 65,3

Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni 95,9 96,7 94,8 92,2

Intermediazione monetarie

e finanziaria 81,5 83,6 78,4 75,8

At t i v i t a immobiliari 76,1 79,2 77,8 82,5

Istruzione 62,7 67,6 60,6 53,9

Sa n i t a 71 ,1 72,0 71,7 76,1

Altri servizi pubblici e sociali 40,0 37,9 46.7 58,1

Totale 75,3 76,1 73,7 76,4

Fonte: Isr a t , Registro delle imprese Asia, 1996

Totale
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a tt iv it a manifatturiere) rappresenta
meno del 15%.

Dal punto di vista territoriale, le impre
se individuali sono proporzionalmente pili
numerose al Centro e nel Mezzogiorno che
nel Nord, in termini tanto di u nita quanto
di addetti. Nelle regioni meridionali la quo
ta occupazionale assorbita dalle imprese a
conduzione individuale e pari al 37,9%,
rispetto al valore minima (22,70/0) registra
to nel Nord-ovest. Cia e in gran parte dovuto
alla composizione settoriale dell'occupazio
ne; tuttavia, anche considerando settori
omogenei, nelle regioni meridionali questa
tipologia di imprese e maggiormente rap
presentata.

A livello regionale, l'incidenza delle
imprese individuali aumenta in generale,
via via che si procede da nord a sud. La
Lombardia presenta le quote pili basse
(57% di imprese e 21% di addetti), rna
valori pili 0 me no simili si registrano
anche nelle altre regioni settentrionali;
nelle regioni centrali le quote sono in gene
re pili elevate (oltre il 60% per le imprese e
pili del 25% per gli a ddett i). Nel Mezzo
giorno, infine, le incidenze crescono anco
ra, fino a raggiungere il massimo in Cala
bria, dove il peso delle imprese individua
li raggiunge 1'80% in termini di un ita e
quasi il 50% in termini di addetti.

L'incidenza dell'imprenditoria maschile
su l totale ammonta, per l'Italia nel com
plesso, al 75% circa.

Lo squilibrio a favore dei maschi risulta
pili accentuato nel Mezzogiorno e nel Nord
est (Tavola 3.7); Puglia, Campania e Veneto
presentano divari maggiori, mentre una
presenza femminile relativamente elevata si
registra in Val d'Aosta, Umbria e Liguria. Lo
squilibrio e meno sensibile nel Centro. La
sproporzione si accentua nelle province
caratterizzate dalla presenza di grandi cen
tri urbani, in cui sussistono evidentemente
condizioni meno favorevoli allo sviluppo
dell'imprenditoria individuale femminile.

La composizione dell'imprenditoria
individuale per genere presenta una for
te caratterizzazione settoriale. Alcuni
settori di a t t iv it a economic a (t r a s p o r t i
e comunicazioni e, soprattutto, costru-

3. COMPETITIVITA DELLE IMPRESE ITALIANE

z i o n i ) sono presidiati quasi esclusiva
mente da imprenditori uomini. Altri
settori Cistruzione, alberghi e ristoran
ti, altri servizi) mostrano una spiccata
presenza imprenditoriale femminile. Il
quadro e comunque caratterizzato da
una notevole v ar ia b i l it a territoriale: ad
esempio, il Nord-est si segnala per una
maggiore incidenza di donne a capo di
imprese nei settori degli alberghi e
ristoranti e degli altri servizi, rna non
nell' istruzione.

Per molti settori - quali commercio,
alberghi e ristoranti e san ita - l'incidenza
dell'imprenditoria femminile e pili forte
nelle imprese piccolissime; per altri - atti
vita manifatturiere e istruzione - Ie donne
sono pru frequentemente titolari nelle
imprese di dimensioni maggiori.

All'interno dei diversi comparti del com
mercio - dove le imprese individuali assu
mono una rilevanza particolare, dal
momenta che nel settore opera quasi un
terzo di tutte Ie u n i ta qui considerate,
alle quali competono pili di un milione di
addetti - emergono pure forti differenzia
zioni di genere. La quota di iniziative
imprenditoriali riconducibile a uomini e,
per il commercio nel suo complesso, pari a
quasi il 70%, rna per il commercio
all'ingrosso supera 1'85% (s i tratta preva
lentemente di intermediari del commer
cio, agenti e rappresentanti); nel commer
cio al dettaglio, invece, l'incidenza scende
al di sotto del 60%.

Dalle informazioni sulle imprese indivi
duali e possibile ricavare anche la distri
buzione per classi di eta degli imprendito
ri, per area geografica (ripartizioni e
regioni) e per settore di attiv ita economi
ca (Tavola 3.8).

Imprenditori individuali mediamente
pili anziani sono rela tivamente p iu fre
quenti in Friuli-Venezia Giulia, Toscana,
Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna.
Gli imprenditori individuali sono media
mente pili giovani nelle regioni meridiona
li, in particolare in Calabria, Basilicata e
Campania. L'eta media dell' imprendito
ria individuale e pili elevata nei grandi
centri urbani che nei centri minori. Nelle
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Tavola 3.8 - Imprese individuali per classe di eta dell'imprenditore, regione, ripartizione geogra-
fica e attivita economica. Anno 1996 (composizioni p ercenrual i)

CLASSI DI ETA. DELL'IMPRENDITORE
REGIONI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
SEZIONI DI ATTIVITA. ECONOMICA Meno di 35 35-44 45-54 55 anni Totale

anni anni a n n i a pio

REGIONE

Pi e rno n te 25,4 28,1 26,5 20,0 100,0

Valle d'Aosta 23,9 28,8 27,7 19,6 100,0

Lombardia 24,0 27,5 26,5 22,0 100,0

Liguria 24,6 25,5 24,7 25,2 100,0

Trentino-Alto Adige 21,7 27,9 26,9 23,5 100,0

Veneto 23,4 28,5 27,6 20,5 100,0

Friuli-Venezia Giulia 21,7 27,2 28,9 22,2 100,0

Emilia- Romagna 22,1 27,7 26,7 23,5 100,0

Toscana 22,6 26,8 26,1 24,5 100,0

Umbria 24,0 28,9 25,4 21,7 100,0

Marche 22,8 29,6 25,9 21,7 100,0

Lazio 23,8 28,3 24,3 23,6 100,0

Abruzzo 23,1 30,6 25,6 20,7 100,0

Molise 23,5 32,8 24,3 19,4 100,0

Campania 29,0 29,7 22,4 18,9 100,0

Puglia 25,8 30,7 24,7 18,8 100,0

Basilicata 25,6 31,8 22,9 19,7 100,0

Calabria 26,8 30,7 22,7 19,8 100,0

Sicilia 25,2 29,4 24,9 20,5 100,0

Sardegna 21,8 29,7 26,3 22,2 100,0

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord-ove st 24,5 27,5 26,3 21,7 100,0

Nord-est 22,6 28,0 27,3 22,1 100,0

Centro 23,2 28,1 25,2 23,5 100,0

Sud e Isole 26,0 30,1 24,1 19,8 100,0

SEZIONE Dr ATTIVIT.A ECONOMICA

At r i v i t a manifatturiere 22,4 25,2 28,9 23,5 100,0

Costruzioni 24,9 28,3 28,0 18,8 100,0

Commercio all'ingrosso, al dettaglio
e riparazioni autoveicoli 23,3 26,0 26,4 24,3 100,0

Alberghi e ristoranti 20,5 23,6 27,6 28,3 100,0

Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni 20,3 26,2 26,2 27,3 100,0

Intermediazione monetaria
e finanziaria 34,1 28,1 23,5 14,3 100,0

At t i v i t a immobiliari 29,5 31,1 21,0 18,4 100,0

Istruzione 22,5 22,6 26,5 28,4 100,0

Sa n i t a 16,8 47,9 21,3 14,0 100,0

Altri servizi pubblici e sociali 30,5 25,6 26,8 17,1 100,0

Totale 24,3 28,6 25,6 21,5 100,0

Fonte: Istat, Registro delle imprese Asia, 1996
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cl assi giovanili le donne sono relativamen
te p iu presenti, segno che le iniziative
imprenditoriali femminili s i sono affer
mate p iu di recente. Si distinguono per un
peso rilevante delle classi anziane listru
zione, gli alberghi e ristoranti e i traspor
ti; i settori in cui e forte il peso delle clas
s i giovanili risultano i servizi, le att ivit a
di intermediazione monetaria e fi n an z i a
ria e la s a n it.a.

3. COMPETITIVITA. DELLE lMPRESE ITALIANE

Un'ultima informazione disponibile
sugli imprenditori individuali e il luogo d i
nascita, che consente di verificare se essi
abbiano sede di att iv it a in una Io ca lita
diversa da quella di origine (Tavola 3.9).
Circa il 13% delle imprese individuali e
guidata da imprenditori nati in una
ripartizione differente da quella di opera
tivita , 1'84% e nato nella stessa regione e il
3% in regioni della medesima ripartizione.

Tavola 3.9 - Imprese individuali per origine geografica dell'imprenditore, sesso, ripartizione geo
grafica e attivita economica. Anno 1996 (composizioni percentu alt)

RlPARTlZIONl GEOGRAFlCHE Da diversa Da regione Dalla stessa Totale
SEZlONl Dl ATTlVlTA. ECONOMlCA ripartizione della stessa regione

ripartizione

Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud
Isole
Totale

Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud
Isole
Totale

Nord-ovest
N ord-e st
Centro
Sud
Isole
Totale

SEZlONE DI ATTl VITA. ECONOMICA
At t iv i t a manifatturiere
Costruzioni
Commercio a llTng ro ss o , al dettagJio e riparazioni

au toveicoli
Alberghi e ristoranti
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
lntermediazione moneta ria e finanziaria
At t i v i t a i m m o b i l i a r i
Istruzione
Sa n i t a
Altri servizi pubblici e sociali

Totale

MASCH!
24,5 3,4 72,1 100,0
11,4 3,0 85,6 100,0
16,2 3,9 79,9 100,0

2,7 2,7 94,5 100.0
3,5 0,3 96,2 100.0

13,2 2,9 83,9 100,0

FEMMINE
21,4 4,3 74,3 100.0
10,5 3,5 86,0 100.0
14,9 4,1 81,0 100.0

4,2 3,6 92,2 100.0
4,7 0,3 95,0 100.0

12,6 3,6 83,8 100,0

TOTALE
23,8 3,6 72.6 100.0
11,2 3,2 85,6 100.0
15,9 3,9 80,2 100.0

3,1 2,9 94,0 100.0
3,8 0,3 95,9 100.0

13,0 3,1 83,9 100,0

11,4 2.4 86,2 100.0
17,5 2,0 80,6 100,0

10,4 2,9 86,7 100,0
14,3 3,5 82,2 100,0
15,1 2,5 82,4 100.0
12,1 3,7 8 il,2 100,0
12,9 3,8 83,3 100.0
13,2 3,6 83,2 100.0
16.7 4,9 78.4 100.0
15,7 3,0 81,3 100.0

13,0 3,1 83,9 100,0
Fonte: [stat, Registro delle imprese Asia, 1996
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11 Nord-ovest registra il pili alto tasso
di entrata: quasi un quarto delle imprese
individuali di questa ri partizione e inte
stato a imprenditori nati in altra area
geografica; il pili basso tasso si presenta
nel Mezzogiorno, dove soltanto il 3,1% del
le imprese individuali e guidato da un
imprenditore nato altrove.

3.2.2 Gruppi di imprese, filiali estere in
ltalia e filiali italiane all'estero

Con la seconda fase del censimento inter
medio dell' industria e dei servizi e stata
raccolta una consistente q u a n ti ta di infor
mazioni su diffusione e struttura del
sistema dei gruppi; tutte Ie imprese con
almeno 20 addetti al la fine del 1997, pari
a circa 63 mila u n it a operanti in tutti i
settori produttivi 9 sono state interpellate,
in modo da offrire un quadro della diffu
sione delle relazioni di controllo che legano
le imprese in gruppi, ovvero attraverso
soggetti economici di livello superiore che,
in quanto agenti unitari, coordinano le
diverse imprese appartenenti al gruppo.

Questi fenomeni rappresentano un
importante aspetto delle relazioni econo
miche; la loro quantificazione offre indi
cazioni sul grado di sviluppo dell'econo
mia italiana nei contesti di competizione
globale. In particolare, ci si attende,
dall'analisi delle relazioni tra imprese
nell'ambito di gruppi e da quella delle
relazioni produttive tra imprese, indica
zioni sulla cap a c ita di tenuta e di espan
sione del sistema produttivo italiano,
caratterizzato dalla predominanza della
piccola dimensione aziendale e da una for
te presenza di imprese a conduzione indi
viduale. L'attitudine delle imprese a fare
rete rappresenta, infatti, una p o s s ib il it a
di "organizzazione flessibile", in grado di
far riguadagnare, per linee esterne, il peso
economico imposto dalla competizione
globale.

Le informazioni disponibili consentono
di analizzare due aspetti: in primo luogo,
l'incidenza delle imprese che fanno parte
di gruppi; in secondo luogo, il numero di
imprese italiane controllate da soggetti
esteri e di quelle straniere controllate da
soggetti italiani.

Circa 10 mila imprese, che assorbono
pili di 2,5 milioni di addetti, hanno
dichiarato la loro appartenenza a gruppi
di imprese, con incidenze rispettivamente
pari al 15% e a circa il 46%. Dal confronto
tra le due quote si capisce che la dimen
sione media delle imprese appartenenti a
gruppi e nettamente superiore a quella
delle altre (260 addetti per impresa,
rispetto a 55) e inoltre, come era nelle
attese, la propensione delle imprese a ope
rare all'interno di gruppi e crescente al
crescere della dimensione (Tavola 3.10).

L'incidenza delle imprese consociate e
maggiore nelle aree del Nord e del Centro con
quote, in termini di unita, comprese tra il
19,2% del Nord-ovest e il 13,2% del Centro,
mentre nel Mezzogiorno il peso si riduce al
10,3%. In termini di addetti, il quadro ter
ritoriale e pili variabile. La quota e del 55%
nel Nord-ovest, scende al 48% nel Centro e al
37% nel Nord-est; il Mezzogiorno resta
all'ultima posizione, con il 25%.

I settori con la maggiore incidenza di
imprese appartenenti a gruppi su l totale
sono quelli dell'intermediazione moneta
ria e finanziaria (51,3%, con 1'83,5% degli
ad de tt i), inclusi i promotori finanziari,
gli intermediari e gli agenti assicurativi;
del commercia 09,8%, con il 47,4% degli
addett i): della produzione e distribuzione
di energia elettrica, gas e acqua 08,4%,
con il 77,2% degli addetti) e delle att iv ita
manifatturiere 03,9%, con il 44,0% degli
a d de tt i). Nell'ambito di quest'ultimo set
tore, l'incidenza delle imprese consociate e
massima per le imprese chimiche (44,1%
in termini di imprese) e per quelle petroli
fere (40,7%), mentre e minima per l'indu
stria tessile e dell'abbigliamento (8,1%),

9 Al netto delle mancate risposte parziali sui quesito relativo all'appartenenza a gruppi, inferiori al 14%.
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Tavola 3.10 - Imprese consociate (a) per classe di addetti, attfvita economica e ripartizione geo
grafica. Anno 1997 (incidenza percentuale sul totale delle imprese con le stesse carat
teristiche)

SEZ10NI E SOTTOSEZION1 Dr ATTIVITA ECONOMICA
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

SEZ10NE E SOTTOSEZ10NE Dr ATTIVITA ECONOM1CA

20-49

CLASSI Dr ADDETTI

50-99 100-249 250-499 500-999 1.000 Totale
o pili

Estrazione di minerali

At t i v i t a manifatturiere

Alimentari, bevande, tabacco

Tessili e abbigliamento

Conciarie, prodotti cuoio e pelle

Legno e prodotti in legno

Carta, stamp a ed editoria

Coke, raffinerie di petrolio

Prodotti chimici

Gomma e plastica

Lavorazione di minerali non metalliferi

Metallo e prodotti in metallo

Macchine mecca niche

Macchine elettriche, elettroniche e ottiche

Me z z i di trasporto

Altre industrie manifatturiere

Energia elettrica, acqua e gas

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e dettaglio;

riparazione di autoveicoli

Alberghi e ristoranti

Trasporti, magazzinaggio e comunicazione

1ntermediazione monetaria e finanziaria

At t iv i t a immobiliari, noleggio, informatica

Altri servizi pubblici e sociali

R1PART1Z10NE GEOGRAF1CA

Nord-ovest

Nord-est

Centro

Mezzogiorno

Totale

10,4

6,8

7,3

3,2

1,2

2,5

11,1

24,0

26,4

7,3

9,1

5,7

9,5

10,7

8,7

4,0

14,2

3,9

14,3

4,8

10,1

42,3

15,1

9,8

11,4

7,7

7,5

6,8

8,8

15,0

17,8

19,3

11,5

5,7

11,3

22,0

24,6

37,8

24,5

22,0

17,4

18,8

23,3

22,5

11,1

19,8

11,6

30,4

11,6

13,7

48,1

22,1

17,4

22,2

18,8

19,3

13,8

19,5

87,4

39,6

33,1

31,0

20,3

28,3

44,0

54,5

68,4

51,5

48,9

36,1

40,5

46,4

42,4

29,6

19,7

31,3

46,2

23,7

21,3

52,8

24,8

21,9

41,3

33,5

36,2

29,0

36,8

100,0

64,3

51,6

48,0

71,1

81,7

100,0

91,1

67,4

63,6

61,6

67,7

61,6

71,2

69,0

16,2

47,6

68,5

53,9

27,3

66,3

41,3

28,2

63,5

52,8

53,3

48,4

57,4

76,4

71,5

56,5

94,2

48,6

91,6

67,0

85,7

69,8

88,5

79,3

88,1

65,3

36,5

60,7

82,0

56,7

36,6

74,7

42,6

31,2

73,2

65,4

69,2

46,1

68,0

86,5

88,5

87,5

50,0

86,0

100,0

94,6

100,0

89,7

88,7

90,5

88,5

77,3

100,0

50,6

66,5

91,2

90,9

50,3

95,1

37,6

30,4

84,4

80,6

77,1

54,2

79,7

14,5

13,9

13,6

8,1

3,7

5,1

19,4

40,7

44,1

15,6

17,0

11,3

17,5

19,6

25,1

7,9

18,4

6.9

19,8

8,3

13,4

51,3

18,9

12,5

19,2

13,4

13,2

10,3

15,0

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, fase long form (dati p ro vv i s o r i )
(a) Appartenenti a gruppi.

157



ISTAT - R;\PPORTO ANNUALE 1999

per l'industria del legno (5,1%) e per le
industrie delle pelli, del cuoio e delle cal
zature (3,7%), Nel caso delle industrie te s
sili e di quelle conciarie, lincide.nza delle
imprese appartenenti a gruppi e molto
elevata se si considerano Ie sole imprese di
grandi dimensioni (rispettivamente pari
al 52,10/0 per il numero di imprese e al
66,7% per quello degli a ddetti). Tra i set
tori di specializzazione dell'economia ita
liana, emerge anche una significativa inci
denza di imprese consociate tra quelle
attive nelle industrie della lavorazione dei

minerali non metalliferi (17,0%), dei pro
dotti in metallo (11,3%) e delle mac chine e
a pparecchi meccanici (17,5%).

In alcuni comparti di specializzazione
si registra un'incidenza delle piccole
imprese (20-49 a d d e tt i) appartenenti a
gruppi superiore a quella media delle
att ivi ta manifatturiere: e il caso delle
macchine elettriche ed elettroniche e degli
strumenti ottici (10,7%), delle meccaniche
(9,5%), della lavorazione dei minerali non
metalliferi (9,1%) e delle industrie ali
mentari (7,3%).

Tavola 3.11 - Imprese consociate (a) per nazjorialtta del gruppo, attrvita economica e ripartizio-
ne geografica. Anno 1997 (composizioni percentu ali)

SEZIONI E SOTTOSEZIONI Dr ATTIVITA ECONO'.1ICA NAZIONALITA

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE Italia De Extra-De Stati Uniti Giappone Altri paesi Towle

SEZIONE E SOTTOSEZIONE DI ATTIVITA ECONOMICA
Estrazione di minerali 0,4 0,6 1,1 0,9 0,0 0,0 0,4
Att iv i t a manifatturiere 52,9 54,7 56,7 57,5 27,9 50,7 53,2

Alimerita r i, bevande, tabacco 3,7 3,6 3,7 2,6 0,0 4,5 3,5
Tessili e abbigliamento 6,4 1,9 1,1 0,5 3,1 1,5 5,1
Conciarie, prodotti cu o io e pelle 1,0 0,6 1,1 0,2 0,8 0,0 0,9
Legno e prodotti in legno 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
Carta, stampa ed editoria 4,0 3,1 1,5 4,0 0,0 1.5 3,7
Coke, raffinerie di petrolio 0,4 0,6 0,0 0,7 0,0 3,0 0,5
Prodotti ch i m i c i 3,7 11,3 6,7 10,3 9,3 9,0 5,5
Gomma e plastica 3,1 3,3 2,6 4,9 2,3 4,5 3,3
La vorazione di minera l i non metalliferi 4,0 3,5 1,1 1,2 1,6 0,0 3,6
Metallo e prodotti in metallo 7,5 6,8 9,3 4,9 2,3 10,4 7,3
Macchine meccaniche 8,6 7,8 16.7 10,8 7,0 10,4 8,9
Macchine elettriche, elettroniche e ottiche 5,2 7,0 10,4 9,6 0,8 0,0 5,8
Mezzi di t ra s p o rt o 2,1 3,4 1,5 6,1 0,8 6,0 2,6
Altre industrie manifatturiere 2,4 1,9 1,1 1,7 0,0 0,0 2,2

Energia elettrica, acqua e gas 0,8 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,6
Co s t r u z i o n i 4,5 0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 3,4
Commercio all'ingrosso e dettag!io;
riparazione di autoveico!i 14,8 26,9 21,5 19,9 62,8 19.4 17,9

Alberghi e r ist o r a nt i 1,9 1,1 1,1 0,7 0,0 3,0 1,7
Trasporti, magazzinaggio e comunicazione 5,3 2.2 3,7 1.7 2,3 10,4 4,5
Intermeeliazione monetaria e f i n a n z i a r i a 7,0 6,3 8,5 3,8 0,8 6,0 6,6
At t iv i ra immobiliari, noleggio, informatica 10,8 7,2 5,9 13,2 5,4 9,0 10,2
Altr i se rviz i pubbli ci e so c ia l i 1.7 0,8 0,4 1,0 0,0 0,0 1 4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

mPARTIZIONE GEOGRAFICA
Norel-ovest 42,2 65,7 68,1 69,2 73,6 70,1 49,0
Norel-est 15,6 14,0 10,0 5,9 7,0 6,0 14,4
Centro 30,4 16,9 19,6 20,7 16,3 20,9 27,1
Mezzogiorno 11 ,8 3,4 2,2 4,2 3,1 3,0 9,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fo II te. Is ta t , Censimento intermedio dell'industria e dei se rv i z i , fase long form (dati provvisori)
(a) Appartenenti a gruppi.
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In termini re lat iv i'", tenendo conto della
composizione per classe dimensionale delle
imprese in ogni attivita economica,
all'interno delle att iv ita manifatturiere
emergono "strategie" differenziate di par
tecipazione ai gruppi. In primo luogo,
risulta che, nella classe dimensionale pili
piccola (20-49 addetti), la propensione ad
appartenere a gruppi e inferiore a quella
media per tutti i settori manifatturieri. Al
crescere delle dimensioni, in alcuni settori
l'attitudine a consociarsi in gruppi 0 ad
esserne acquisite emerge gi a alle basse
soglie dimensionali: e il caso delle industrie
tessili e dell'abbigliamento; conciarie, delle
pelli e del cuoio; del legno e dei prodotti in
legno; della gomma e plastica; del metallo
e dei prodotti in metallo e delle altre iridu
strie manifatturiere, in cui i gruppi co m in
ciano a emergere nella classe 50-99 addetti.
Nella classe superiore 000-249 addetti), la
presenza di imprese consociate presenta in
quasi tutti i settori manifatturieri un
indice maggiore di uno: le medie imprese
mostrano dunque una propensione a coriso
ciarsi in gruppo relativamente maggiore.
Tra le grandi imprese, invece, la properisio
ne e via via inferiore, con valori dell'indice
che diventano inferiori al lun ita dapprima
(classe 250-499 addetti) per le industrie del
legno e della gomma, poi (dalla classe 500
999 addetti) per pelli e cuoio, prodotti in
metallo e altre industrie manifatturiere.
Nella classe dimensionale delle imprese con
mille addetti 0 pili si registrano valori
dell'indice superiore a uno soltanto nei set
tori manifatturieri dominati dai grandi
gruppi (raffinazione, chimica e mezzi di
trasporto) .

Le imprese consociate sono importanti
anche sotto un altro punto di vista:
un'impresa che fa parte di un gruppo este
ro e la manifestazione della presenza com
merciale di un altro paese nel tessuto eco-

3. COMPETITIVITA DELLE IMPRESE ITALlANE

nomico nazionale, un aspetto della globa
lizzazione del sistema produttivo. Ovvia
mente, quando la capogruppo e nazionale,
e la strategia italiana che viene tr a srne s
sa alle imprese appartenenti al gruppo,
operanti in Italia e all'estero.

Tra Ie imprese consociate si possono
individuare circa 6.700 u n ita che fanno
parte di gruppi italiani, con il vertice di
controllo nel nostro paese; le restanti 2.800
imprese sono filiali estere e la loro inci
denza e pari a pili del 25% in termini di
u n ita e di poco inferiore in termini di
addetti (Tavola 3.11). Sempre in termini
di un ita , la percentuale di filiali estere
che fanno capo a soggetti interni a IlUnio
ne europea sfiora il 16%, mentre lincidcn
za di filiali di gruppi il cui vertice e sta
tunitense, oppure europeo rna esterno
all'Unione 0 nipponico risulta via via infe
riore.

II peso delle filiali italiane di gruppi la
cui capogruppo e localizzata nell'Unione
europea e relativamente pili elevato in
alcuni settori come quello del commercio
(26,9%) e soprattutto nelle a tt iv i ta m a n i
fatturiere (54,7%). I livelli pili bassi di
penetrazione si registrano nei settori
dell'industria estrattiva, delle co stru z i o
ni, dell'energia e degli alberghi e r istora.n
ti. In ambito manifatturiero, emergono le
industrie chimiche, le meccaniche ed e let
tromeccaniche e della fabbricazione di
prodotti in metallo.

Per quanto riguarda i gruppi con v e rt i
ce esterno all'Unione europea, che tuttavia
pesano sul complesso delle imprese coriso
ciate soltanto per 1'11,2%, emergono alcu
ne sp e cific ita settoriali: concentrazioni
superiori alla media in gruppi di n az io
na lita statunitense per le industrie dei
mezzi di trasporto, quelle chimiche e quel
le delle macchine elettriche; in gruppi con
vertice europeo, rna non di paesi de Il'Unio-

10 E stato utilizzato i l rapporto tra la quota di imprese consociate su l totale della classe dimensionale j
esima nella i-esima attivita economic a e la corrispondente quota calcolata per il totale delle imprese conso
ciate nella i-esima a ttivita economica. Valori dell'indice compresi tra 0 e 1 indicano che la classe j-esima
de llattiv i ta economic a considerata presenta una propensione all'appartenenza a gruppi inferiore a quella
media nazionale della classe dimensionale, mentre valori uguali 0 maggiori di 1 mostrano rispettivamente
una propensione uguale 0 superiore.
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Tavola 3.12 - Imprese che effettuano 0 ricevono commesse per classe di addetti, Anno 1997 (com
posizioni percentuali)

CLASS I Dr ADDETT! Ha ricevuto Ha ricevuto Non ha ricevuto Non ha ricevuto TotaJe Ha Ha commis-
e cornrn is- rna non ha rna ha c o m- n e commis- ricevuto s io n a t o

sionato co m m is s i o na ro missionato s i o n a t o (1) + (2) (1) + 0)
(1) (2) 0) (4)

1-9 addetti 3,0 7,5 4,8 84,7 100,0 10,5 7,8
10-19 addetti 18,5 14,4 11,7 55,4 100,0 32,9 30,2

1-19 addetti 3,6 7,8 5,0 83,6 100,0 11,3 8,6
20-49 addetti 21,8 12,5 16,4 49,3 100,0 34,3 38,2
50-249 addetti 19,9 9,6 20,9 49,6 100,0 29,5 40,8
250 addetti 0 piu 18,6 6,7 24,2 50,5 100,0 25,3 42,8
Totale 3,9 7,9 5,3 82,9 100,0 11,8 9,2

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, fase long form (dati p r ovv i s o r i )

ne, per le meccaniche ed elettromeccaniche
e per l'industria estrattiva (dove p e ro il
numero di imprese coinvolte e assai limi
tato): in quelli con capogruppo nipponico,
per il comparto del commercio.

Le imprese con capogruppo italiano
sono maggiormente rappresentate nel
Nord-ovest, rna in termini di concentrazio
ne relativa la distribuzione e uniforme su
tutto il territorio. Invece, le filiali di
gruppi esteri sono concentrate nell'Italia
nord-occidentale, con significative presen
ze al Centro, per la localizzazione aRoma
delle sedi di rapprese ntanza.

Simmetricamente, pu o essere conside
rata l'esistenza di filiali estere controlla
te da imprese italiane. Circa 1'1% delle
imprese medio-piccole, cioe con 20-49
addetti, ha u n ita operative all' estero e la
percentuale cresce fortemente con la
dimensione di impresa: 3,2% per le impre
se nella classe 50-249 e 13,9% per quelle con
almeno 250 addetti.

Nell'analisi per settore di att iv ita eco
nomica, si distinguono le industrie chimi
che (l,9%), della gomma (l %), le industrie
meccaniche (l, 7%) e dell'intermediazione
finanziaria (l %) che presentano tutte
valori superiori alla media nazionale.

3.2.3 Relazioni produttive tra imprese

Molte imprese effettuano lavorazioni,
in tutto 0 in parte, su specifica commes
sa, consentendo a quelle che commissiona-
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no la produzione un importante ambito di
fle ssib ilita nell'utilizzo delle risorse: lavo
ro e capitale.

Nel 1997, il 9,2% delle imprese ha chie
sto ad altre la sub-fornitura di prodotti e
1'11,8% ha ricevuto una commessa per sub
fornitura. Un quinto di queste imprese
sono anche, a loro volta, destinatari 0

committenti, co sicch e le imprese coinvolte
nell'interscambio di commesse risultano,
in definitiva, pari al 17,1 %.

In linea generale, sono le grandi e le
medie imprese che richiedono la sub-forni
tura di prodotti, rivolgendosi frequente
mente a imprese di dimensioni pili piccole
(Tavola 3.12). Questo tratto generale non
esclude, pero, ne che le grandi imprese pos
sana ricevere commesse, ne che le piccole
imprese possano commissionarle a loro
volta. Pili nel dettaglio, il 42,8% delle
grandi imprese (quelle con 250 addetti 0

pili) offre commesse, mentre il 25,3% Ie
riceve; le medie imprese (50-249 addetti)
effettuano commesse nel 40,8% dei casi e Ie
ricevono nel 29,5%; il 38,20/0 delle imprese
medio-piccole (20-49 addetti) generano
commesse verso altre u nita e il 34,3% ne
ricevono. II maggior numero di imprese
che effettuano 0 ricevono commesse sono
quelle di minori dimensioni (fino a 19
adde tti). Ie quali proporzionalmente
richiedono sub-forniture nell'8,6% dei casi
e ricevono commesse nell'11,3%.

Destinatari delle commesse sono princi
palmente le imprese manifatturiere (43,9%
dei casi) e delle costruzioni (27,2%), che



insieme totalizzano p iu di due terzi del
totale. Ricevono pili commesse di quante ne
chiedano l'eterogeneo insieme dei servizi
(att ivita immobiliari, noleggio, informati
ca, ricerca, altre a tt iv ita professionali e
imprenditoriali; 13,6%) e i servizi di tr a
sporto, magazzinaggio e comunicazioni
(5,4%) (Tavola 3.13). Tra i settori che for
mulano maggiormente richieste di sub-for
nitura emerge, oltre a quelli citati, anche il
commercio all'ingrosso e al dettaglio. Nelle
commesse di lavorazioni e prodotti espres
se dal comparto commerciale vi sono, ad
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esempio, i prodotti commercializzati con i
marchi della grande distribuzione (p ro d o t
ti a ma rcb io proprio 0 m arca del dist rib u
tore). Complessivamente, att iv ita ma n i
fatturiere, costruzioni, commercio e atti
vita immobiliari, noleggio e informatica
(in ordine decrescente di importanza)
totalizzano oltre il 90% delle richieste di
sub-fornitura.

Nell ' ambito de lie a tti vi t a manifa tt u r i e
re, a lavorare su commessa sono soprat
tutto i settori dell'industria tessile e
dell'abbigliamento (8,6% sui tot ale delle

Tavola 3.13 - Imprese che effettuano 0 ricevono commesse per attivita economica e ripartizione
geografica. Anno 1997 (composizioni p ercen tu ali)

SEZIONI E SOTTOSEZIONI Dl ATTIVITA ECONOMICA

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

SEZIONE E SOTTOSEZIONE DI ATTIVITA ECONOMICA
Estrazione eli minerali
At t i v i t a manifatturiere

Alimentari, bevanele, tabacco
Tessili e abbigliamento
Conciarie, proelotti cuoio e pelle
Legno e proelotti in legno
Carta, stampa eel eelitoria
Coke, raffinerie eli petrolio
Proelotti chimici
Gomma e plastica
Lavorazione eli minerali non metalliferi
Metallo e proelotti in metallo
Macchine meccaniche
Macchine elettriche, elettroniche e ottiche
Mezzi eli trasporto
Altre inelustrie manifatturiere

Energia elettrica, acqua e gas
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e elettaglio; riparazione eli autoveicoli
Alberghi e ristoranti
Trasporti, magazzinaggio e comunicazione
Intermeeliazione monetaria e finanziaria
At t iv it a immobiliari, noleggio, informatica
Altri servizi pubblici e sociali

Totale

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Norel-ovest
Norel-est
Centro
Mezzogiorno
Totale

Ha ricevuto

co m me ss e da

altre imprese

0,1
43,9

1,3
8.6
3,0
2,9
2.3

0,3
1,2
1,7

10,7
3,2
3,7
0,4
4.6

27.2
7,7
0.5
5,4
0,3

13,6
1,4

100,0

34,3
16 8
33,0
15,9

100,0

Ha c o m m is s io n a to

prodotti ad

altre imprese

0,1
41,0

1,3
5,3
2.1
2,4
3.3

0.4
1,2
1,6
9,0
4.6
4.8
0,5
4,4
0,1

22,4
19.1

1,6
1,6
0.2

10.7
3,2

100,0

35,7
14.5
30.6
19,3

100,0

Fonte: Istat. Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, fase long form (dati p rovvi s o ri )
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imprese che lavorano su commessa), della
lavorazione dei metalli e dei prodotti in
metallo (10,7%) e delle altre industrie
manifatturiere (4,6%): questi tre settori,
insieme, assorbono pili della meta delle
imprese che lavorano su richieste di com
messa effettuate in ambito manifatturie
roo I medesimi settori, tuttavia, spesso
commissionano a tt iv it a di sub-fornitura.
Altri settori committenti sono le industrie
meccaniche ed elettromeccaniche.

Con riferimento all'intero campo di
osservazione del censimento intermedio,
l'incidenza delle imprese che hanno Iavo
rato su commessa nel 1997 e pari, come
g ia detto, all'11,8%, la quota sale al
13,2% nell' industria estrattiva, al 14,4%
nei trasporti, al 25,2% nelle costruzioni e
raggiunge il massimo (32,5%) nelle a tt i
vita manifatturiere. All'interno delle
a tt iv it a manifatturiere ne emergono
alcune - quella conciaria, delle pelli e del
le calzature; quella degli articoli in g o m
rna e materie plastiche; quella della pro
duzione del metallo e della fabbricazione
di prodotti in metallo; quella meccanica
- nelle quali il sistema della lavorazione
su commessa p u o essere definito preva
lente, conseguendo incidenze ben superio
ri alla media manifatturiera; l'indu
stria della carta, della stamp a e dell'edi
toria e inserita nel sistema soprattutto
su I versante dei settori committenti,
mentre nell' industria tessile e de llabb i
gliamento ben il 46,0% delle imprese lavo
ra su commessa e il 22,4% commissiona
lavorazioni.

Sotto il profilo territoriale, a commis
sionare lavorazioni e prodotti sono, in leg
gera prevalenza, le imprese del Nord, men
tre ricevono commesse in proporzione
superiori le imprese del Nord-est.

La maggior parte delle imprese d ich ia
ra di aver lavorato su commesse a ttr a.ve r
so contratti "occasionali": il 14,3% in
assenza di un accordo continuativo; sol
tanto il 2,8% ha dichiarato di aver Iavo
rato in base ad accordi di lungo periodo.

In particolare, accordi sono stati sigla
ti dal 24% delle grandi imprese (250
addetti 0 pili), dal 17% delle medie (50
249 addetti), dal 13% delle medio-piccole
(20-49 addetti) e soltanto dal 3,6% delle
piccole (fino a 19 a ddetti).

Pili in generale, sol tanto il 5,3% delle
imprese ha stabilito, nel corso del 1997,
accordi di vario tipo con altre imprese
(si tratta di accordi per la produzione e
la vendita 0 per la gestione e 10 svil u p
p o ). La percentuale di imprese che han
no effettuato accordi, pili 0 meno for
mali, e pili alta nel caso delle imprese di
maggiori dimensioni C39, 7%) ed e molto
pili bass a per le imprese pili piccole
(4,60/0 in quelle fino a 9 a ddetti). Le
imprese che hanno stabilito accordi
sono il 7,3% fra Ie imprese manifatturie
re, 1'11,4% fra quelle dei trasporti e del
le comunicazioni, il 6,0% fra l e imprese
dei servizi e per il 3,5% fra Ie imprese
commerciali .

Le imprese hanno raggiunto accordpl d i
lavorazione nel 40,1% dei casi (Tavola
3.14) con imprese localizzate in comuni
vicini, a conferma dell'importanza che la
dimensione territoriale riveste nella co nfi
gurazione produttiva del nostro paese;
un'incidenza COS! elevata di accordi locali
e verosimilmente uno degli elementi al la
radice della performance dei sistemi loca
li s pecializzati (dr. il ca pitolo 4 Sp ec i a
lizzazione produttiva dei sistemi locali
del lauoro) . Un altro 27,4% ha raggiunto
accordi con imprese nazionali al di fuori
dell'ambito locale e la restante parte, in
misura p re ss o che identica, con imprese
attive nell'ambito dell'Unione europea e
imprese extra-comunitarie.

Gli accordi per commessa (acquisto di
beni e serviz i da imprese terze) e sub-for
nitura (vendita di beni e servizi a imprese
terze) sono i pili frequenti, con quote di
imprese pari rispettivamente al 17,1 % e al
15,3% del totale. Seguono gli altri accordi
per la produzione (8,9%), di modo che
l'area della produzione nel complesso

11 Le imprese possono aver stipulato pili di un accordo 01 quesito ammetteva risposte multiple); inoltre, va
segnalata un'incidenza di mancate risposte parziali di circa il 10%.
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Tavola 3.14 - Imprese che hanno realizzato collaborazioni, accordi 0 consorzi per localizzazione
del partner e tipo di accordo. Anno 1997 (composizioni percentuali)

Con imprese Can altre Can imprese Can imprese Totale

TIP I Dr ACCORDO italiane imprese De extra-De

vi cine italiane

Commessa (acquisto di beni e serv iz i) 55,2 27,6 8,8 8.4 100.0
Sub-fornitura (vendita di beni e servizi) 54,1 27,2 9,5 9,2 100.0
Accordi per la produzione 46,0 24,8 14,0 15,2 100,0

Franchising 27,4 35,8 24,1 12,7 100,0
Gruppi di acquisto/unione volontaria 34,0 31,1 17,0 17,9 100,0
Fidi (consorzi 0 cooperative di garanzia) 43,6 22,5 16,4 17,5 100,0
Reti di vend ita 30,8 29,3 19,7 20,2 100,0
Tutela del marchio 26,6 29,1 21,7 22,6 100,0
Export (consorzi 0 associazioni per la promozione) 29,0 25,0 22,3 23,7 100,0

Gestione delle scorte 28,6 24,9 22,5 24,0 100,0
Sviluppo del marketing e delle vendite 32,1 28,3 19,1 20,5 100,0
Sviluppo di prodotti 29,3 27,3 20,8 22,6 100,0
Ricerca scientific a e tecnologica 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
Totale 40,1 27,4 16,3 16,2 100,0

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei se rv iz i, fase long form (dati pr o vv i s o r i )

totalizza il 41,4% di imprese che hanno
effettuato accordi. Gli accordi per la pro
duzione in senso stretto sono particolar
mente importanti in ambito manifattu
riero, soprattutto per Ie industrie dei pro
dotti in metallo, quelle meccaniche ed elet
tromeccaniche, le altre manifatturiere e
quelle del tessile e dell'abbigliamento. In
molti settori si mette in luce un effetto
distrettuale, dal momenta che pili della
meta delle imprese operanti nei settori
dell'industria leggera (rna anche delle
industrie alimentari e della lavorazione
dei minerali non metalliferi) ha raggiunto
accordi con imprese vicine. Nel settore del
la fabbricazione di prodotti in metallo le
imprese che hanno raggiunto accordi loca
li sono i due terzi del totale.

Un'altra area di collaborazione investe
gli accordi "d i mercato" in senso lato, che
comprendono i consorzi 0 le cooperative
di garanzia fidi, i gruppi di acquisto e le
unioni volontarie, Ie reti d i vendita, gli
accordi di franchising, gli accordi per la
tutela dei marchi, noriche i consorzi e le
associazioni per la promozione delle
esportazioni. 11 favore degli imprenditori
va innanzitutto ai consorzi fidi 0,0%), a

conferma della rilevanza dei problemi di
finanziamento, soprattutto per le piccole
e piccolissime imprese. Seguono, con
un'incidenza appena inferiore, i gruppi
di acquisto (6,9% delle imprese) e le reti
di vendita (6,4%), mentre il franchising e
decisamente me no interessante (5,0%).
Infine, accordi per la tutela del marchio e
per l'esportazione sono stipulati ciascu
no dal 5,5% delle imprese. Nel complesso,
nell'area degli accordi commerciali si
concentra il 36,3% degli accordi comples
s iv i. Le garanzie creditizie motivano una
quota relativamente superiore d i impre
se nell'industria del legno, nelle costruzio
ni e negli alberghi e ristoranti; il franchi
sing e ovviamente pili diffuso fra le
imprese del commercia (pure i gruppi
d'acquisto, le reti di vendita e gli accordi
per la tutela del marchio hanna grande
r i l i evo ), rna anche delle costruzioni e dei
serv iz i del "terziario avanzato". Per con
tra, i consorzi e le associazioni per la
promozione delle esportazioni sana fatti
in proporzione maggiore della media dal
le imprese che operano nei settori degli
alberghi e ristoranti e, soprattutto, delle
a tt iv it a manifatturiere. Comprensibil-
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mente, gli accordi per l'esportazione (rna
anche quelli per la tutela dei marchi) si
raggiungono con frequenza relativamente
maggiore con imprese straniere, al con
trario di quelli per i fidi pili spesso ope
ranti in ambito locale. Quelli per il fran
chising coinvolgono pili frequentemente
altre imprese in sede nazionale (ma non
locale) 0 dell'Unione europea; 10 stesso
accade per i consorzi d'acquisto e le reti
di vendita (rna in questo caso sono
importanti anche gli accordi con imprese
extra c om u nita r i e ).

L'ultima grande area di accordi e l'inno
vazione tecnologica e organizzativa:
gestione delle scorte, sviluppo del marke
ting e delle vendite, sviluppo di nuovi pro
dotti e, pili in generale, ricerca scientifica
e tecnologica. II marketing e l'area in cui
sono pili frequenti accordi (Ia quota di
imprese che ne effettua e del 6,8%); seguo
no 10 sviluppo congiunto di nuovi prodotti
(5,8% delle imprese che effettuano accor
d i), la gestione delle scorte e la ricerca e
sviluppo (5,1% e 4,6%, rispettivamente).
Nel complesso, appena il 22,3% delle
imprese che fanno collaborazioni, accordi
o consorzi si attivano nell'area considera
tao In questo stesso ambito, sono relativa
mente poco frequenti le collaborazioni in
sede locale; gli accordi di marketing s i
raggiungono soprattutto in sede naziona
Ie, mentre per le a ttiv ita di innovazione
tecnologica, ricerca e sviluppo, progetta
zione di nuovi prodotti e gestione delle
scorte e frequente la ricerca di un partner
estero. Nella ricerca scientific a e tecnolo
gica so no relativamente pili attive le
imprese dei servrz i , soprattutto quelli
avanzati; 10 stesso si verifica per il marke
ting, dove emergono soprattutto i settori
del commercio.

In conclusione, le analisi precedentemen
te commentate delineano un quadro com
posito. Da un lato, la costituzione di
gruppi e le forme di collaborazione che non
prevedano il trasferimento del controllo
dell'impresa hanno, nel nostro sistema
produttivo, scarsa diffusione, certamente
non sufficiente per compensare la fram
mentazione in u n ita di piccole e piccolis-
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sime dimensioni. II confronto internazio
nale, condotto nella prima parte del capi
tolo, aveva messo in evidenza che le picco
le imprese non hanno spinte endogene alla
crescita dimensionale, dal momento che i
divari di pro du ttivrta che le distanziano
dalle grandi sono pili che compensati dal
divario di costa del lavoro. Nonostante
l'elevato numero di trasformazioni azien
dali che interessa da tempo Ie imprese
italiane e beriche fenomeni di acquisizione
si vadano diffondendo tra le imprese
medie e soprattutto grandi, soltanto una
minoranza delle unita di piccole dimen
sioni appartiene a gruppi. Inoltre, soltan
to un piccolo numero di imprese in com
plesso dichiara di essere coinvolta in
accordi e collaborazioni. Tuttavia, emer
gono dall'analisi alcuni segnali interessan
ti. In primo luogo, anche se cia non rap
presenta una novita, si rileva la sostan
ziale tenuta del "modello" della sub-forni
tura che costituisce la risposta alla dimi
nuzione del grado di integrazione vertica
le dell'industria italiana. I rapporti che si
creano in questa modello tra impresa com
mittente e impresa sub-fornitrice presen
ta n o verosimilmente vantaggi per entram
bi i soggetti, rispetto all'acquisizione da
parte di un'altra impresa 0 di un gruppo:
consentono a lla seconda di mantenere la
propria autonomia e di cercare su l merca
to po s s ib i l it a da cogliere opportunistica
mente 0 da trasformare in occasioni di
crescita; alla prima grande fl e ss ib i l i ta ,
lib erta di movimento e minore ne ce ss ita
di capitale. Due interrogativi, tuttavia, si
pongono: questa assetto e di ostacolo allo
sviluppo di innovazioni tecnologiche "pro
prietarie" e resta da vedere se la creati
vita e la cap a cita d'innovazione informale
("tacita") che il sistema italiano delle
piccole imprese ha saputo finora esprime
re sia in grado di raccogliere le sfide della
socie ta dell'informazione e della knowled
ge economy. Inoltre, e da chiedersi se la
diffusione di nuove forme di lavoro pili
flessibili (si veda il paragrafo successivo)
non spinga in futuro le imprese pili forti a
ricondurre al proprio interno segmenti del
ciclo produttivo che, in passato, erano



stati decentrati. Tra le luci del quadro
delineato in questo paragrafo, due meri
ta n o segnalazione: la prima e che, anche
se riguarda un numero limitato di impre
se, l'insieme degli accordi e delle collabo
razioni appare equilibrato e orientato
all'apertura e all'internazionalizzazione
delle imprese che li stipulano, non soltan
to sul versante della produzione, ma anche
e soprattutto su quello degli accordi com
merciali e in materia di innovazione; la
seconda e che, anche in tema di accordi,
emerge l'importanza del contesto locale,
dove si realizza la quota pili rilevante di
intese, soprattutto inerenti all'area della
produzione e dei finanziamenti.

3.2.4 Utilizzo delle nuove forme di lauoro
da parte delle imprese

Un approfondimento sulla diffusione
delle tipologie atipiche di contratto di
lavoro, con riferimento al settore di atti
vita economica e a Ila dimensione azienda
le (definita in termini di numero di addet
ti) e pure consentito dai dati provvisori
della rilevazione long form del censimento
intermedio dell' industria e dei servizi del
1997. Nell'ambito di tale rilevazione,
l'indagine sull'adozione di forme di lavoro
flessibile ha interessato soltanto le impre
se con almeno un dipendente.

Le forme contrattuali osservate riguar
dano i contratti a tempo determinato,
suddivisi per durata del rapporto di lavo
ro (meno 0 pili di un anno) e per tipologia
(contratti di formazione e lavoro, borse di
lavoro, lavoro in ter in a le ), i contratti
part-time (suddivisi per durata dell'ora
rio di lavoro) e il lavoro a domicilio (con 0

senza telelavoro).
I dati si riferiscono al complesso dei

rapporti di lavoro instaurati nel corso del
1997 (nel 1998 per quanto concerne il lavo
ro interinale), distinti per tipologia con
tra ttu ale e princi p ali modali t a di pre
stazione dell'orario di lavoro. In altre
parole essi rappresentano dati di flusso e
non dati sulle consistenze rilevate in un
istante di tempo; come tali non sono
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direttamente confrontabili con i risultati
dell'indagine sulle forze di lavoro.

Un primo risultato che va sottolineato
riguarda il numero estremamente limita
to di imprese che utilizzano il lavoro a
domicilio (0,5%) e il lavoro interinale
(0,2%). SuI risultato relativo al lavoro
interinale ha pesato in parte il limitato
intervallo temporale a disposizione delle
imprese per fare ricorso a tale forma di
contratto (i regolamenti attuativi ne han
no permesso l'adozione soltanto nella
seconda meta del 1998).

Nel complesso, le imprese che hanno
adottato nel 1997 contratti a termine 0 a
tempo parziale rappresentano il 38,9% del
totale di quelle con dipendenti dei settori
economici privati extra-agricoli. L'inciden
za delle imprese che adottano qualche for
ma di fl e ss ib il ita contrattuale cresce
all'aumentare della dimensione aziendale,
passando dal 37,7% di quelle al di sotto del
la soglia dei 20 addetti, al 78,6% per quelle
con oltre 250 addetti; la quota di imprese
che hanno introdotto contratti a tempo
determinato 0 a tempo parziale supera il
60% g ia nella classe 20-49 addetti. Meno
rilevanti sono le differenze dal punto di
vista settoriale, con i comparti delle
costruzioni e dei trasporti e comunicazioni
che presentano l'incidenza di imprese "fles
sibili" comparativamente pili bassa (28,5%
in entrambi i settori) e il comparto degli
alberghi e pubblici esercizi che mette in evi
denza la quota pili elevata (50,4%).

Passando ad analizzare i risultati rela
tivi a ll e singole forme contrattuali, e bene
tenere presente che ciascuna impresa puo
adottare contemporaneamente pili di un
tipo di contratto, per cui non e possibile
sommare le frequenze relative a ogni sin
gola forma contrattuale per ottenere il
dato globale. Complessivamente la percen
tuale di imprese che nel 1997 ha avviato al
lavoro almeno un dipendente con contratto
a tempo determinato e del 20,2%, mentre
l'incidenza di quelle che hanno assunto
almeno un dipendente con contratto di
lavoro part-time e pari al 26,3% (Tavola
3.16). Le imprese che adottano contratti a
tempo determinato pili lunghi di un anna
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Tavola 3.15 - Imprese con dipendenti per classe di addetti e tipologia di contratto di lavoro. Anno
1997 (composizioni percentuali)

CLASSI DI ADDETTI

1 - 19 20 - 49 50 - 249 250 addetti Totale
o pili

DURATA DEL RAPPORTO
Tempo indeterminato 81,6 57,8 47,2 35,8 79,8
Tempo determinato 18,4 42,2 52,8 64,2 20,2
di cui:

- fino ad un an no 6,4 25,9 39,7 52,8 7,9
- oltre un anna 13,0 24,0 26,6 32,9 13,7
- formazione e lavoro 12,2 33,5 42,5 56,5 13,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TEMPO Dr LAVORO
Tempo pieno 75,0 59,0 44,8 32,1 73,7
Tempo parziale 25,0 41,0 55,2 67,9 26,3
di cui:

- orario superiore al 50% del tempo pieno 12,3 22,3 35,0 51,9 13,2
- ora rio inferiore al 50% del tempo pieno 14,7 26,7 37,2 44,2 15,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, fase long form (dati provvisori)

sono pili numerose di qu e lle che adottano
contratti inferiori a llan n o (13,7% contro
7,9%), Tra le imprese che utilizzano con
tratti a termine, buona parte fa ricorso a
contratti di formazione e lavora (nel
13,8% dei casi), mentre l'incidenza d i quel
le che utilizzano borsisti e estremamente
bassa (solo 10 0,2% delle imprese).
Nell'ambito dei contratti part-time, quelli
con orario di lavoro inferiore 0 uguale al
50% del tempo pieno riscuotono maggiore
successo d e i contratti con orario su p e r io
re al 50% (15,7% contra 13,2%).

La prapensione a lla fle ssib ilita cresce
all'aumentare della dimensione di impre
sa, qualunque s ia il tipo di contratto con
siderato. L'adozione dei contratti a tem
po determinato aumenta dal 18,4% al
64,2% nel passaggio tra le imprese pili
piccole e quelle pili grandi. I contratti a
tempo determinato di durata superiore
alI'anno sono di stribu iti pili u n ifo rm e
mente, ma la percentuale maggiore e
comunque raggiunta dalle imprese al d i
sopra dei 250 addetti 02,9%). La d iffu
sione dei contratti di formazione e lavoro
risulta molto elevata anche per le imprese
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tra i 50 e i 250 addetti (42,5%). La situ a
zione e analoga per i contratti part-time,
con un incremento dal 25% al 67,9% nel
passaggio dalle imprese al di sotto dei 20
addetti a quelle con pili d i 250 adde tti.

L'analisi condotta per settore di att i
vita economic a rivela che il tempo deter
minato viene adottato pili frequentemente
n e i com parti dell ' industria m a n ifa ttur i e
ra e in que llo degli alberghi e pubblici eser
ciz i , con preferenze diversificate a llinter
no d i questi settori verso le forme peculia
r i d i contratto a tempo determinato (pili
spesso contratti d i lunga durata nel com
parto metalmeccanico e di breve durata in
quello degli alberghi e pubblici ese rciz i).

Diversamente dai contratti a termine,
il part-time viene utilizzato pili fr e qu e n
temente dalle imprese del settore dei ser
v iz i, ad eccezione del comparto dei tra
sporti e comunicazioni (18,3%). Ampia e
la diffusione dei contratti a o r a r i o r i d o t
to nel settore dell'energia 04,7%), mentre
negli altri comparti manifatturieri s i
mantiene intorno a lla media; p ar ti co la r
mente basso, infine, risulta il dato re lat i
vo all'industria delle costruzioni (12,2%).



I risultati su l ricorso a ll e forme di con
tratto atipico in termini di numero di
addetti coinvolti forniscono un quadro
completamente diverso da quello appena
presentato. L'incidenza dei lavoratori che
sono stati assunti con contratto a tempo
determinato non supera il 10,1% del tota
l e dei rapporti di lavoro instaurati duran
te il 1997 (Tavola 3.16) e si dimezza (dal
13,0% al 6,3%) passando dalle imprese pili
grandi a quelle pili piccole, un risultato
opposto a quello trovato analizzando il
fenomeno della f le ss ibi lita secondo il
numero di imprese coinvolte. Nell'ambito
dei contratti a termine, quelli di durata
superiore a un anna e i contratti di for
mazione e lavoro sono maggiormente pre
senti nelle piccole imprese; invece, i con
tratti di durata inferiore a un anna sono
pili diffusi nella classe tra i 50 e i 250
addetti.

I contratti part-time rappresentano il
9,6% del totale dei rapporti di lavoro sti
pulati nel 1997. Anche nel caso dei con
tratti a orario ridotto la quota di dipen
denti assunti risulta sensibilmente su pe
riore a ll a media nelle imprese pili piccole
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03,4% nel complesso, pari al la somma del
6,3% per il part-time superiore al 50%
dell'orario di lavoro a tempo pieno e del
7,1% per il part-time inferiore al 50%) e si
abbassa bruscamente per le imprese di
dimensioni maggiori.

Interessanti considerazioni possono
essere fatte riguardo alla distribuzione
settoriale dei dipendenti con contratti
atipici. La presenza di lavoratori a termi
ne e soprattutto di lavoratori a tempo
parziale, e sensibilmente inferiore a lla
media nell'industria, in particolare nei
comparti della trasformazione industria
le in cui ha un peso maggiore la grande
impresa (prodotti energetici, estrattive e
chimiche). La quota di rapporti di lavoro
a tempo determinato e molto bassa anche
in settori quali il credito e i trasporti, per
la presenza di una pili rigida regolamen
tazione del rapporto di lavoro, e nelle
costruzioni, limitatamente p e ro ai con
tratti a tempo parziale.

I settori in cui, viceversa, l'incidenza
dei rapporti di lavoro atipici e pili ampia
sono gli alberghi e pubblici esercizi (28,5%
per il tempo determinato e 27,9% per il

Tavola 3.16 - Dipendenti per classe di addetti dell'impresa e tipologia di contratto di lavoro. Anno
1997 (c o rn.posiz io n i p ercentuali)

CLASS1 Dr ADDETTI

1 - 19 20 - 49 50 - 249 250 addetti Totale
o pili

DURATA DEL RAPPORTO

Tempo indeterminato 87,0 89.4 89,9 93,7 89,9
Tempo determinato 13,0 10,6 10,1 6,3 10,1
di cui:

fino ad un anna 5,3 5,7 6,7 4,3 5,3
- oltre un anno 7,7 4,9 3,4 2,0 4,8
- formazione e lavoro 6,4 5,0 4,2 2,8 4.7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TEMPO D1 LAVORO

Tempo pieno 86,6 93,0 91,8 93,2 90,4
Tempo parziale 13,4 7,0 8,2 6,8 9,6
di cui:

- orario superiore al 50% del tempo pieno 6,3 3,3 4,2 4,3 4.9
- orario inferiore al 50% del tempo pieno 7,1 3,7 4,0 2,4 4 "7, I

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat , Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, fase long form (dati p rovv is o r i )
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part-time) per la natura stessa d e l lat ti
vita lavorativa, caratterizzata da ampie
oscillazioni stagionali e di orario durante
la giornata e, in misura inferiore, i servi
z i a l le famiglie 08,7% per il tempo deter
minato e 22,2% per il part-time).
Un'ampia presenza del part-time caratte
rizza, infine, settori quali i servizi a ll e
imprese (25,1%) e il commercio 05,9%).

Il fatto che siano le imprese medio-gran
di a ricorrere piu frequentemente ai con
tratti atipici, rna quelle di minori dimen
sioni a presentare la quota p iu elevata di
dipendenti assunti con tali tipologie con
trattuali suggerisce una serie di considera
zioni di carattere interpretativo. In primo
luogo, le imprese pill grandi, che sono anche
quelle piu vincolate dalla normativa a pro
tezione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (disciplina dei licenziamen
ti), mostrano uno scarso utilizzo dei con
tratti a termine, in particolare come stru
mento per aumentare la fl essibi lita in usci
ta dall'impresa. Le imprese di maggiori
dimensioni tendono piuttosto ad assumere
lavoratori che hanno g ia maturato prece
denti esperienze lavorative, spesso in
imprese di picco le dimensioni, piuttosto
che giovani che hanno appena concluso il
loro ciclo di formazione. Il passaggio dalla
piccola alla grande impresa e vantaggioso
per i lavoratori in quanto garantisce retri
buzioni piu elevate e migliori opportunita
di carriera ed e vantaggioso anche per
l'impresa che puo ridurre i costi di selezio
ne e di formazione iniziale, investendo in
rapporti di lavoro di lunga durata. Le pic
cole imprese, al contrario, assumono in pre
valenza giovani al primo impiego, util iz
zando intensivamente l e forme contrattuali
atipiche con la Fin al ita p iu di ridurre il
costa del lavoro che di aumentare i margini
di fl e ss ib il ita , gia sufficientemente ampi.

D'altro canto, emerge una spaccatura
netta all'interno delle piccole imprese tra
le tante aziende che non ricorrono ad alcu
na forma di fl essib ilita e le poche che la
utilizzano ampiamente. Da questo punto
di vista, l'ostacolo che si frappone a una
maggiore diffusione del lavoro atipico
potrebbe risiedere nelle diffico lta di ord i-
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ne a mrn in i s tr a tivo che la maggior parte
delle piccole imprese incontrano nel segui
re Ie frequenti trasformazioni della nor
mativa e nell'adempiere alle onerose pro
cedure necessarie per sfruttare i benefici
che esse garantiscono. D'altro canto, si e
visto come l e piccole imprese siano in gra
do di conseguire su altri terreni un elevato
grado di fl e ss ib il ita , senza dover necessa
riamente ricorrere alle p o ss ib il ita offerte
dalla regolazione del mercato del lavoro.
Infine, una tendenza delle piccole imprese
a segmentarsi in un ristretto gruppo di
imprese p iu dinamiche e in una maggio
ranza di imprese me no inclini alle innova
zioni e stata g ia rilevata con riferimento
alle relazioni tra imprese e rinvia, in ulti
ma istanza, a l l a mancanza di stimoli al
cambiamento che investe questa larga
parte del sistema produttivo nazionale.

3.2.5 Dotazione hardware e software delle
imprese italiane

Il ruolo della dotazione informatica del
le imprese e andato modificandosi profon
damente negli ultimi anni. In passato, l e
attrezzature informatiche erano associa
te a processi aziendali relativamente com
plessi e quindi riguardavano sol tanto l e
aziende di media e grande dimensione;
attualmente, l'abbattimento dei costi di
acquisizione e gestione, noriche l'enorme
ampliamento delle p o s s ib il ita d'uso
dell'informatica consentono un'ampia d if
fusione di attrezzature potenti e flessibi
li. Inoltre, oltre all'impiego nella gestione
aziendale, e ormai chiaro che il ricorso ad
apparecchiature e tecnologie informati
che rappresenta la condizione di base per
un allargamento degli orizzonti aziendali
e un pieno utilizzo delle o pporturiita offer
te dall'information technology.

Rispetto a questa scenario, i dati desu
mibili dalla seconda fase del censimento
intermedio delle imprese industriali e dei
servizi testimoniano come, nel 1999, sola
mente il 29,9% delle imprese italiane si
avvalesse di attrezzature informatiche
(Tavola 3.17). L'u tilizzo aumenta al cre-
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Tavola 3.17 - Imprese per dotazione di attrezzature informatiche (a), classe di addetti e riparti
zione geografica. Anno 1997 (composizioni p erce n.tu al i)

CLASSI DI ADDETTI Hanna attrezzature Hanna attrezzature Hanna attrezzature Non hanno attrezzature Totale
RIPARTIZIONI infonnatiche informatiche 111a non informatiche informatiche
GEOGRAFICHE in rete interna ed collcgate in rete solo in rete

CLASSE DI ADDETTI
1-19 1.6 7,7 2,1 17,4 71,2 100,0

20-49 12,5 5,5 3,4 63,3 15,3 100,0

50-249 24,3 3,1 4,0 63,1 5.5 100,0

250 0 pill 47.6 1.4 4,3 44.4 2,3 100.0

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-ov est 2,3 8,5 2 ., J 9.5 67.6 100.0,J

Nord-est 2.3 7,.7 2,5 20.7 66.8 100.0

Centro 1.8 7,5 2,3 18,0 70.5 100,0

lVlezzogiorno 1,2 6.9 1.7 15.2 75.0 100.0

Totale 1,9 7,7 2,3 18,2 70,1 100,0

Fonte: Ista t , Censimento intermedio dell' industria e d e i s erv i z i , fase long form (dati p rovv is o ri )
(a) Per att re z z a ture informatiche s i in t e n d c l'!7ard1l'areutilizzato (computer, modem, s ra m p a n t i eccetcra).

scere del numero degli addetti dell'impre
sa: soltanto il 28,8% delle imprese pili pic
cole (quelle della classe 1-19 addetti) le
impiega, rna l'incidenza sale all'84,7% nel
la classe dimensionale con 20-49 addetti,
al 94,5% in quella con 50-249 addetti e rag
giunge il 97,7% nelle imprese con 250
addetti 0 p iu .

Peraltro, soltanto il 4,2% e collegato in
rete esterna. Questa quota, particolar
mente ridotta, e dovuta alla diffusa pre
senza di imprese di piccole dimensioni che
sono, per oltre i due terzi, del tutto prive
di attrezzature informatiche. Infatti,
analizzando le incidenze dei collegamenti
in rete esterna per classe dimensionale, si
rileva che e collegato soltanto il 3,7% delle
imprese con 1-19 addetti; al di sopra di
questa soglia, l'incidenza sale, dapprima
lentamente (Ia quota di imprese con 20-49
addetti collegate in rete esterna e pari al
15,9%) e poi pili sensibilmente (qu ella
relativa a ll e imprese con 50-249 addetti e
del 28,3% e quella delle unita con 250
addetti 0 pili del 51,9%). Ovviamente, nel
le classi dimensionali pili grandi, quando
l'impresa e collegata in rete esterna, nella
grande maggioranza dei casi dispone
anche di collegamenti interni: tra Ie
imprese di dimensioni maggiori, su dieci
che dispongono di un collegamento esterno

soltanto una non dispone di rete azienda
Ie . Il rapporto decresce rapidamente con
la dimensione aziendale; in questi casi,
verosimilmente, l'impresa ha una 0 pili
postazioni di lavoro isolate, connesse a
Internet, attraverso la rete telefonica com
mutata. Nel 7,7% dei casi le attrezzature
informatiche non sono collegate in rete ne
interna ne esterna: questa incidenza e p ero
determinata, ancora una volta. soprat
tutto dalle impre s e m in or i e diminuisce
sistematicamente al crescere delle dimen
sioni aziendali; e tuttavia significativo
che permangano anche tra Ie imprese
me die (50-249 ad d ett i) e grandi (250
addetti 0 p i u ) s itu a z i o n i in cui le a ttre z
zature informatiche non sono collegate ad
alcun tipo di rete (rispettivamente, nel
3,1% e nell'1,4% dei ca si): Nelle grandi
imprese, il 47,6% e collegato in rete ester
na e interna ed un ulteriore 44,4% e colle
gato solamente in rete interna.

In generale, quindi, ancora nel 1999 le
imprese italiane erano chiaramente ina
deguate a cogliere le o ppo rtun ita offerte
dalle tecnologie della comunicazione.

Dal punto di vista territoriale, la d iffu
sione di a ttrezza ture informa tic he e mas
sima nelle regioni del Nord-est e del Nord
ovest (33,2% e 32,4% rispettivamente) e
minima nel Mezzogiorno (25,0%). Il risul-
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tato e ovviamente determinato dalla
struttura produttiva delle singole r ip art i
zioni, sotto il profilo tanto dimensionale,
quanto settoriale: in termini relativi,
emergono infatti una diffusione delle
attrezzature informatiche maggiore tra
le grandi imprese del No rd-ovest e minore
tra quelle medio-piccole (20-49 addetti)
del Mezzogiorno.

Tra i settori di at tiv it a economic a nei
quali si osserva un maggiore utilizzo di
attrezzature informatiche risaltano l e
a tt iv it a di raffinazione (77,6%), Ie i n d u
strie chimiche (69,9%), Ie a tt ivit a di
intermediazione monetaria e finanziaria
(69,5%) e il settore che include il co sid
detto "t er z i a r i o avanzato" (a t t iv i t a
immobiliari, noleggio, informatica, ricer
ca, altre a tt iv it a professionali e i m p re n
ditoriali, con il 60,6%); le pili basse per
centuali di utilizzo si registrano per a Icu
ni comparti dei s e rv iz i (a lt r i servizi,
alberghi e ristoranti, rna anche trasporti
e comunicazioni), per le costruzioni e, tra
le a tt iv it a manifatturiere, Ie industrie
del legno e del mobilia, quelle tessili e
dell'abbigliamento, quelle delle pelli e del-

le calzature e quelle alimentari. I diversi
settori di a tt i v it a sana tutti c a r a t te r i z
zati da un'elevata percentuale di imprese
con attrezzature informatiche collegate
soltanto in rete i nt ern a. Entrambi i tipi
di collegamento sana presenti in p ercen
tuali elevate nelle imprese dell'interme
diazione monetaria e finanziaria, della
chimica e del commercia.

Ulteriori aspetti che e possibile a nal izza
re sulla base dei dati della seconda fase del
censimento intermedio dell' industria e dei
servizi sana il grado di diffusione e il tipo di
utilizzazione delle tecnologie informatiche.
L'analisi finora condotta s i e soffermata
sulla di spon ib il ita e l'uso di attrezzature
informatiche, soffermandosi cioe soprat
tutto sugli aspetti relativi all'hardware; nel
seguito si concentra l'attenzione sull'uso del
le tecnologie informatiche e dunque su
aspetti pili inerenti al software. La rileva
zione consente di distinguere cinque aree
principali di utilizzo: comunicazione per la
gestione aziendale; commercializzazione e
rapporti con i clienti; progettazione; produ
zione; movimentazione dei materiali e con
trollo della produzione.

Tavola 3.18 - Imprese che si avvalgono delle tecnologie informatiche per c1asse di addetti e ripar
tizione geografica. Anno 1997 (composizioni percentu ali)

CLASSI Dr ADDETTI UTILIZZO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE S i No Totale

CLASSE Dr ADDETTI

1-19 21.0 79,0 100,0

20-49 74,9 25,1 100,0

50-249 88.2 11,8 100,0

250 0 pili 95,6 4,4 100,0

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord-ovest 24,9 75,1 100,0

Nord-est 25,0 75,0 100,0

Centro 21.6 78,4 100,0

Mezzogiorno 17.7 82,3 100,0

Totale 22,2 77,8 100,0

Fonte: Istat, Ce ns i ment o intermedio dell'industria c dei servizi, fase long form (dati p rovv i so r i )
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Nel complesso, soltanto il 22,2% delle
imprese utilizza tecnologie informatiche
(Tavola 3.18). Ancora una volta, il valore
medio e influenzato dalla preponderanza
delle piccole imprese (1-19 add.ettr), che le
utilizzano soltanto nel 21,0% dei casi. Nel
segmento 20-49 addetti il tasso di adozio
ne di tali tecnologie sale infatti al 74,9%,
per passare all'88,2% per la classe con 50
249 addetti e al 95,6% per le imprese con
250 addetti 0 pili. L'impiego non cresce
proporzionalmente a lla dimensione
d'impresa; emerge piuttosto un effetto di
soglia, collocato approssimativamente
intorno ai 20 addetti. Le imprese al di sot
to di tale dimensione esibiscono un'inci
denza di poco al di sotto della media, rna
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quelle al di sopra, gia nella classe 20-49
addetti, dimostrano di avvalersi delle tec
nologie informatiche in proporzione tre
volte e mezzo superiore delle imprese
minori. Dal punto di vista territoriale, le
differenze sono mol to pili contenute: fra le
imprese settentrionali la propensione e del
12% superiore a ll a media nazionale e fra
quelle meridionali del 20% inferiore.

Dal punto di vista settoriale, si posizionano
nettamente al di sopra della media le imprese
del settore delle cokerie e delle raffinerie di
petrolio (61,9%), della chimica (58,8%), della
carta, della stampa e dell'editoria (58,5%),
della gomma e plastica (52,8%) e, tra i servi
zi, dell'intermediazione monetaria e finanzia
ria (52,3%) (Tavola 3.19).

Tavola 3.19 - Imprese che si avvalgono di tecnologie informatiche per sezione e sottosezione di
atttvita economica. Anno 1997 (composizioni p ercen tu ali)

SEZIONI E SOTTOSEZIONI
Dr ATTIVITA ECONOMICA

UTILIZZO DI TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Estra z i o n e di minerali

At t iv i t a manifatturiere

Alimentari, bevande, tabacco

Tessili e abbigliamento

Conciarie, prodotti cuoio e pelle

Legno e prodotti in legno

Carta, stampa ed editoria

Coke, raffinerie di petrolio

Prodotti chimici

Gomma e plastica

Lavorazione di minerali non metalliferi

Metallo e prodotti in metallo

Macchine meccaniche

Macchine elettriche, elettroniche e ottiche

Mezzi di trasporto

Altre industrie manifatturiere

Energia elettrica, acqua e gas

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e dettaglio; riparazione di autoveicoli

Alberghi e ristoranti

Trasporti, magazzinaggio e comunicazione

Intermediazione monetaria e finanziaria

Att iv i t a immobiliari, noleggio, informatica

Altri servizi pubblici e sociali

Totale

S 1

31,6

28,0

15,0

20,1

19,8

12,8

58,5

61,9

58,8

52,8

27,8

30,7

45,9

36,7

39,9
20,4

46,1

12,7

16,0

7,2

12,3

52,3
44,8

7,2

22,2

No

68,4

72,0

85,0

79,9
80,2

87,2

41,5

38,1
41,2

47,2

72,2

69,3

54,1

63,3
60,1

79,6

53,9

87,3
84,0

92,8
87,7

47,7

55,2

92,8

77,8

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100.0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, fase long form (dati p r o vv i s o ri)
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Tavola 3.20 - Imprese per area di utilizzazione delle tecnologie informatiche, classe di addetti e
ripartizione geografica. Anno 1997 (valori percentu ali) (a)

CLASSI Dr ADDETTI Comunicazione per Commercializzazione e Progettazione Produzione
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE la gestione aziendale rappcrti con i clienti

CLASSE Dr ADDETTI

1-19 10,4 7,7 6,5 3,7

20-49 56,6 36,8 25,5 33,6

50-249 74,0 48,7 40,0 51,9

250 0 pili 89,9 65,4 58,3 65,9

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord-ovest 13,6 9,8 7,8 5,3

Nord-est 14,0 10,3 7,7 5,4

Centro 10,6 7,9 6,5 4,2

Sud e Isole 8,1 5,7 5,9 2,9

Totale 11,5 8,4 7,0 4,4

Movimentazione
di materiali e

controllo della
produzione

2,4

27,0

46,0

66,0

3,2

3,5

3,0

2,5

3,0

Fonte: Istat , Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, fase long form (dati p r o vv is o r i )
(a) I totali di riga possono superare 100 p e rch e l'utilizzazione puo avvenire in pili a re e .

La tecnologia pili utilizzata (Tavola
3.20) e quella relativa alla comunicazione
per la gestione aziendale, adottata
dall'1l,5% delle imprese, seguita dalle tee
nologie relative alla commercializzazione
(8,4%). Le imprese fino a 19 addetti
mostrano un'attitudine maggiore ad
avvalersi delle tecnologie per la comunica
zione, per la commercializzazione e per la
progettazione, mentre quelle per la produ
zione e la movimentazione assumono
importanza via via crescente con il cresce
re della dimensione aziendale. Cia e coe
rente con Ie strategie differenziate dei set
tori industriali caratterizzati dalla gran
de e grandissima dimensione, nei quali
hanno preminenza gli aspetti pili propria
mente tecnologici legati alla ristruttura
zione delle produzioni su grande scala, e
di quelli dell'industria "leggera", dove
assume rilievo piuttosto l'attenzione al
mercato e aIle relazioni con il cliente.

Le imprese che adottano con maggiore
frequenza indistintamente tutte Ie tecno
logie appartengono aIle regioni settentrio-
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nali, con uno scarto di oltre 5 punti per
centuali nei confronti delle imprese ope
ranti nel Mezzogiorno. Mentre le tecnolo
gie di comunicazione non presentano par
tie 0 lari dive rs ita te rri toriali, il Nord- ove
st mostra una propensione relativamente
pili elevata per utilizzo di tecnologie
applicate alla produzione, il Nord-est per
quelle applicate alla commercializzazio
ne, il Centro per quelle inerenti la logistica
e il Mezzogiorno per quelle al servizio del
la progettazione.

I settori di attivita che si avvalgono con
temporaneamente di pili tecnologie (Tavo
la 3.21) sono quelli dei prodotti chimici,
delle raffinerie di petrolio e della produzio
ne e distribuzione dell'energia elettrica. Al
contrario, i settori per i quali Ie quote di
utilizzo sono contemporaneamente Ie pili
basse sono quelli relativi a legno e prodotti
in legno, allattivita alberghiera e della
ristorazione e agli altri servizi pubblici e
privati. Limitando l'analisi alle a tt iv i ta
manifatturiere, risulta che le tecnologie
funzionali alle a ttivita di comunicazione e



gestione aziendale e a quelle di commercia
lizzazione sono maggiormente pervasive. I
settori dell' industria leggera risultano
maggiormente propensi a utilizzare le te c
nologie per la comunicazione e la cornmer
cializzazione Calimentari, pelli e cuoio) e
per la progettazione Oegno e mobilio, mec-
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canica ed elettromeccanica). Nelle indu
strie tessili e dell'abbigliamento emerge
soltanto la propensione a un uso finalizza
to alla comunicazione e alla gestione; nel
settore dei prodotti in metallo ha risalto
soprattutto l'informatica al servizio della
produzione.

Tavola 3.21 - Imprese per area di utilizzazione di attrezzature informatiche e attivita economi
ca. Anno 1997 (ualo ri p ercen t u ali) (a)

SEZIONI E SOTIOSEZIONJ
Dr ATTIVITA ECONOMICA

Comunicazione per
la gestione aziendale

Commercializzazione e
rapporti con i clienti

Progettazione Produzione Movimentazione
di rnateriali e

controllo della
produzione

Estrazione di minerali

At t iv i t a manifatturiere

Alimentari, bevande, tabacco

Tessili e abbigliamento

Conciarie, prodotti cuoio e pelle

Legno e prodotti in legno

Carta, stampa ed editoria

Coke, raffinerie di petrolio

Prodotti chimici

Gomma e plastica

Lavorazione di minerali

non metalliferi

Metallo e prodotti in metallo

Macchine mecca niche

Macchine elettriche, elettroniche

e ottiche

Mezzi di trasporto

Altre industrie manifatturiere

Energia elettrica, acqua e gas

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e dettaglio;

riparazione di autoveicoli

Alberghi e ristoranti

Trasporti, magazzinaggio

e comunicazione

Intermediazione monetaria

e finanziaria

Att iv i t a immobiliari, noleggio,

informatica

Altri servizi pubblici e sociali

Totale

53,5

15,8

9,5

10,5

13,1

6,3

24,6

51,1

45,2

34,7

16,4

16,3

29,1

21,3

27,6

11,4

34,3

7,6

9,4

4.4

9,1

33,0

18,0

3,5

11,5

100,0

11,3

6,9

6,4

8,1

4,2

20,1

39,7

31,0

23,8

11,7
10,8

22,2

16,1

20,1

8,8

21,8

4,2

8,5

3,8

5,6

33,1

10,0

2,7

8,4

53,5

9,6

0,7

5,2

2,7

3,7

25,0

23,6

12,3

15,1

6,4

10,1

26,7

16,9

19,3

5,9

17,6

5,0

1,2

0,2

0,5

4,2

23,2

1,1

7,0

100,0

14,2

6,0

11,7

8,0

6,2

38,1

20,6

29,7

32,2

13,4

18,2

20,7

14,3

17,5

7,7

15,3

1,5

1,1

0,6

1.1

6,7

6,8

2.5

4,4

53,5

7,4

4,5

5,5
5,6
2,2

7,9

24,1

24,8

20,0

8,3

8,0

11,9

11,7

16

4,2

13,9

2,3

3,1

0,6

1,7

2,9

1,2

0,9

3,0

Fonte: l sta t , Censimento intermedio dell'industria e dei serv iz i, fase long form (dati provvisori)
(a) I totali di riga possono superare 100 perche l'utilizzazione pu o avvenire in p iu aree.
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Capitolo 4

Specializzazione produttiva
dei sistemi locali dellavoro

N ei cap itoli precedenti sono stati analizzati diversi aspetti relativi agli ostacoli alla
crescita dell 'economia italiana e alla capacitd di tenuta di un sistema produttivo

caratterizzato dalla piccola dimensione delle imp rese e da un modello di specializza
zione in cui prevalgono i settori tradizionali. Tu.ttauia, nessuna analisi pUG essere esau
riente se non prende in considerazione l'articolazione del sistema produttivo e sop rat
tutto gli aspetti legati all'integrazione territoriale delle imprese, per verificare se e in
che misura essi mitighino gli effetti negativi della contenuta dimensione aziendale e del
modello preualente di specializzazione produttiva.

I "sisterni locali del lauoro " (Sll) rappresentano una griglia particolarmente significa
tiva tanto come u nita di analisi atta a cogliere l'organizzazione economico-produttiva in
cui e articolato il territorio nazionale, quanto per indiuidu are ambiti di dimensione ade
guata a dare sostegno conoscitivo alle politiche attente alla valenza geografica.

In primo luogo emergono sul territorio diversi modelli di partecipazione all ia.tt iuita
lavorativa. Il rapporto tra occupati e popolazione in eta lavorativa, in mancanza di
informazioni sul valore aggiunto prodotto nei Sll, pUG essere considerato un indicatore
della performance dei sistemi territoriali. Al di sop ra del valore di riferimento si collo
cano i sistemi del Nord (con due eccez io n i), ma anche una parte importante del Centro,
lungo la fascia adriatica fino ai confini con il Molise; al di sotto, invece, i Sll del Sud e
delle Isole, ma anche quelli del versante tirrenico centrale fino quasi a Piombino e, anco
ra piil. a Nord, il Levante ligu.re, la Lunigiana e le Apuane.

L 'articolazione territoriale che emerge dai dati del censimento intermedio delt'indu
stria e dei servizi del 1996, e piil. complessa, e al tempo stesso piil. ric ca, di quella limi
tata alla considerazione dei "d istrett i industria li " 0 dei sistemi locali manifatturieri
di piccola e media impresa. Accanto a gruppi di Sll fortemente specializzati sotto il
profilo settoriale e molto concentrati sotto quello territoriale, ne emergono altri
(soprattutto quelli legati a fattori d i localizzazione specifici, ma non soltanto) in cui
il comune denominatore settoriale non si accompagna apparentemente a fenomeni di
integrazione territoriale significativa. Al contra rio, vi sono molte agglomerazioni di
sistemi, soprattutto in un gruppo caratterizzato dalle produzioni tipiche del made in
Italy, in cui il legame settoriale appare piu labile e quello legato alla co n.tigu.itd terri
toriale piil. forte: si disegnano cost, sul territorio nazionale, vaste aree costituite da
sistemi produttivi contigui e apparentati da caratterizzazioni settoriali affini ma non
stringenti, tali da consentire strategie di ricerca della co mpetitiuita "opp ortu n iste ",
incentrate sulla flessib ilita e sulla capacitd di risposta a stimoli esterni.

L 'osservazione dei cambiamenti intervenuti tra it 1991 e it 1996, in un periodo con
trassegnato da trasformazioni e perturbazioni di natura diversa da quelle attuali, ma
non meno profonde, da qualche indicazione sulle diverse strategie e capacita di reazio
ne dei differenti gruppi di sistemi locali e quindi sulla capacita di tenuta dei modelli d i
suiluppo e di specializzazione prevalenti. Da questa analisi emergono tre indicazioni
piuttosto nette.
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La prima e che nel qu inquenriio gu a dag n a di importanza (in u n contesto segnato nel
co mplesso da una co ntrazio ne piuttosto severa del n u m ero di addetti m an ifattu rieri)
soltarito I'insieme dei sistemi spec ia liz z ati nelli n du.stria leggera. I quattro gruppi che
compo ngono questa insieme - e che b an.no dimerisiorii assolute e importanza assai diver
se - si so no mossi seco n do di n am.icb e differen z iate, che riflettono uerosimilmente diver
se strategie di adattarneruo alle p ertu rb a z io n i che b a n no caratterizzato il qu inquen.n io
e alle mutate condizioni del mercato . Gli altri sistem i locali m ariifattu rieri, inuece,
escorio indeboliti dal periodo 1991-96: la dim.inu zione degli addetti e in linea con il dato
riferito all 'intera econo mia, rna sensib ilmente superiore a quella rileuata per l 'insierne
dei sistem i m an tfatturieri . In alcuni gruppi di questo in.sieme (soprattutto in quello
piu importante, specializ z ato nei m ateriali d a costruzio ne), pero, emergo rio seg n ali di
ristru.ttu.ra z io ne, indicati dalla riduzione del riurnero delle u riita produttive.

La seco n da indicazione e che L'euolu z io ne registrata tra il 1991 e il 1996 puiJ essere
ascritta a due componenti diverse, l 'u n a legata al mix settoriale preualente nei gruppi,
L'altra relativa alle eco nom ie di agglomerazione e alle capac ita competitive dei sistemi
locali. Nei sistemi specializzati nellin dustria leggera, che si co nferma t'insieme pi u
d ina m ico, il risultato e i'effetto dell'operare in d irez io n e opposta delle due compo nenri.
quella legata at mix settoriale ag isce in senso sjavorevole; quella legata ai jattori di
localizzazione e di co mpetit iirita presenti riel territorio agisce p ositiuamerite e con
iriterisita tre volte maggiore, deterrn inan do il risultato complessiuo . Due teridenze con
trastanti b a n n o co ntribu ito a nch e alla perdita di importan z a dei sistemi locali u rb a n i
tra il 1991 e il 1996: in questo caso, pero, la struttura setto riale. in cui prevalgono i set
tori pill din amici, contrib uisce a una noteuole perform.a nce j rna la presenz a di diseco rio
mie di agglomerazione e di feno meni di congestione assume carattere prepon derante e
spinge nella d irez io n.e della delocal i z z a z io ne delle attiuita.

La terza indicazione e che - salvo che nei casi a con n otaz io ne produttiva piu radica
ta (come in alcu ni sistemi dei co mparti del tessile, delle pelli e cuo io e deli'occb ialeria)
- questa rafforzamento dei sistemi dellin dustria leggera auuiene in u n contesto di spe
c ia li z z a z io n i produttive p iu ttosto flu.i do . Nel co mplesso b an no cambiato att iuitd eco
no mica di specializzazione 307 Sll su 784 (il 39%). Tra questi, tuttauia, ben 172 Sll ris ul
ta no appartenere al gruppo dei sistemi senz a specializzazione, per i quali una noteuole
uolatilita delle caratterizzazioni produttive e impl ic ita nella defirii z io ne, I restanti 135
Sll si distrib u iscono tra i sistem i a specializzazione non m an ifattu riera (42 s istem i,
pari al 5% del totale) e quelli a specializzazione m anifattu.riera (93 sistem i, pari al
12%). Tu.ttauia, in molti casi queste din amicbe di specializzazione can-no nella d irez io
ne di u n rafforzamento della ca raiteriz za.zione dei sistemi locali nei gruppi .
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4.1 Geografia dei sistemi Iocalt del Iavoro

I motiv i per fare il punta sulle sp e cia
l iz z.az i o n i produttive d e i sistemi locali
del lavora e sulle lora dinamiche sana
essenzialmente due. Il primo e di cara tte
re generale. In Italia e nell'Unione euro
pea, le riforme is t itu z io n a li - dal le lez io
ne diretta d e i sindaci, a ll e innovazioni
amministrative, a l le nuove politic he d i
sviluppo territoriale sana indirizzate
dall'intento di avvicinare Ie decisioni
quanta pili possibile ai ci tta d in i che ne
sana i b e n efi c ia r i , salvaguardando l'effi
cienza economica. Questa processo, gu i
data dal principia di su ss id ia r i e t a , ha
due vantaggi: rendere pili lineare e qu indi
pili immediato il percorso che va
dall'individuazione d e i fa b bisogni all' era
gazione dei servizi; responsabilizzare i l
decisore pubblico n e i confranti dei citta
di n i (che sana al tempo stesso "clienti" ed
el e tto r i), introducendo meccanismi e
segnali s i m il i a q u e ll i d i mercato. Esso ha
p e ro soprattutto u n evidente risvolto ter
r it or ia le , leg a t a a I m a Itip l i carside i Iu 0

ghi in cui sana assunte le de cisio ni e, dun
que, alla ne ce ss ita di disporre d i info r
m a.z i o n e statistic a quantitativamente
pili ricca e qualitativamente migliore

alia scala territoriale appropriata.
I "sistemi locali del lavo ro" r a p p re s e n t a
no una griglia particolarmente s i g n if ic a
tiva tanto come u n it a d i a n a l i s i atta a
cogliere l'organizzazione economico-pro
duttiva in cui e articolato i l territorio
nazionale, quanta per individuare ambiti
di dimensione adeguata a dare sostegno
conoscitivo al le politiche attente alla
valenza geografica. I Sll hanna avuto,
negli u lt irn i dod ici m e s i , riconoscimenti
importanti a livello na z io na le e in te rn a
z io nal e: in Italia, la legge 144/99 l i ha
individuati come u n it a territoriale rile
vante per la conoscenza e la valutazione
delle politiche d i sviluppo sull'intera ter
ritorio nazionale; i no ltre , l'Ocse ha intra
preso l'elaborazione di una serie d i "Stu di
t e rr it o r i a l i " (Territorial Reviews), di cui
il primo sara dedicato all'Italia e co n do t

to a livello d i sistema locale; infi n e , recen
temente, la Commissione europea ha d e fi
nita le aree in cui potranno essere conces
si incentivi a l l e imprese ("aiuti di Stato a
f ina lita regionale") sulla base della g r i
glia territoriale rappresentata dai s i s t e
mi locali del lavora.

II secondo motivo e di carattere econo
mica. Ne i capitoli precedenti sana stati
analizzati d iv e r s i aspetti relativi agli

1 La metodologia, sviluppata congiuntamente da Istat, Irpet, Un ivers it a di Newcastle e Un ivc rs ita di
Leeds, procede all'individuazione dei SIl a partire dall'aggregazione dei comuni sulla base dei dati re la t iv i
agli spostamenti quotidiani della popolazione Cpendolarismo) per lavoro e applicando a essi un algoritmo di
"autocontenimento" dei f1ussi.

Ovviamente i SIl, definiti sulla base del censimento demografico del 1991, restano invariati sino all a pros
sima tornata censuaria. Poiche i SIl sono individuati a prescindere dai confini amministrativi di Iivello su p e
riore a quello comunale, si presenta un numero Iimitato di casi in cui i comuni indusi in un SIl appartengono
a regioni diverse. Ai fini della presente analisi, l'attribuzione regionale e stata fatta considerando due crite
rio quello della regione di appartenenza del comune centroide e quello della prevalenza (in termini d i po p o la
zione e di numero dei cornuni).
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ostacoli alla crescita dell'economia italia
na e alIa capac ita di tenuta del sistema
produttivo. Una lettura dei caratteri set
tori ali dei sistemi locali del lavoro, qu al i
risultano dai dati del censimento interme
dio dell'industria e dei serv iz i del 1996,
consente di dare risposte ad alcuni degli
interrogativi posti in precedenza.

Inoltre l'osservazione dei cambiamenti
intervenuti tra il 1991 e il 1996, da qual
che indicazione sulle diverse strategie e
cap acita di reazione dei differenti gruppi
di sistemi locali e quindi sulla ca p ac ita di
tenuta dei modelli di sviluppo e di specia
lizzazione prevalenti. Da questa analisi
emergono tre indicazioni piuttosto nette.
La prima e che nel quinquennio guadagna
di importanza (in un contesto segnato nel
complesso da una contrazione piuttosto
severa del numero di addetti manifattu
r i eri) sol tanto l ' insieme dei sistemi sp e
cializzati nell' industria leggera. La secon
da e che questo risultato e l'effetto di for
ze operanti in direzione opposta: una,
legata al mix settoriale, agisce in senso
sfavorevole; l'altra, legata ai fattori di
localizzazione e di co m pet itrv ita presenti
nel territorio, agisce positivamente e con
inr e ns ita tre volte maggiore, determinan
do il risultato complessivo. La terza ind i
cazione e che - salvo che nei casi a conno
tazione produttiva pili radicata (come in
alcuni sistemi dei comparti del tessile,
delle pelli e cuoio e dell'occhialeria) - que
sto rafforzamento dei sistemi delI'indu
stria leggera avviene in un contesto di spe
cializzazioni produttive piuttosto fluido.

Nel corso degli ultimi anni si sono rno lti
plicate Ie analisi volte a individuare e a
caratterizzare l 'emergere di fenomeni di
vital ita imprenditoriale e di sviluppo loca
le. Nella sostanza, esse sono intese all'appli
cazione dei modelli e degli schemi concet
tuali che si rifanno aIle teorizzazioni sullo
"sviluppo locale" che avevano condotto, nei
decenni precedenti, alla "scoperta" dei
distretti industriali nelle aree del Nord-est
e del Centro, in un contesto di decentramen
to produttivo e di superamento del "para
digma fordista" (cioe della produzione su
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vasta scala, basata sull'integrazione verti
cale dei cieli produttivi e sulla scomposi
zione del lavoro in mansioni elementari).

Nel seguito viene presentato un quadro
quantitativo della specializzazione pro
duttiva dei sistemi locali del lavoro, uti
lizzando a tal fine Ie fonti statistiche uffi
ciali basate sui censimenti del 1991 e del
1996. Solo a partire dalle fonti ufficiali,
infatti, e possibile ricostruire l'universo
dei sistemi locali e fornire un qu a d ro
strutturale che tenga conto delle loro
caratteristiche settoriali, della loro
distribuzione spaziale e della loro dina
mica, in assoluto e relativamente al resto
del sistema produttivo.

L'u n it a territoriale di base utilizzata
per l'analisi sono i sistemi locali del lavo
ro, che rappresentano una scala appro
priata per fornire il qu a dro di riferimento
generale, adeguato sia alIa concettualiz
zazione dei diversi modelli d'industrializ
zazione e delle loro configurazioni spaz ia
l i , sia ai requisiti delI'analisi empirica. I
Sll sono 784: 140 nel Nord-ovest, 143 nel
Nord-est, 136 nel Centro e 365 nel Mezzo
giorno.

La scelta della griglia territoriale di
riferimento rappresentata dai Sll consen
te di analizzare la geografia economica e
sociale non sol tanto a un dettaglio mag
giore di qu e llo consentito dalla griglia
amministrativa rappresentata dalle
regioni e dalle province, rna anche secondo
una suddivisione del territorio che scatu
risce dall'autorganizzazione delle d in a m i
che relazionali, con particolare riferimen
to agli ambiti di vita riferiti alIa residen
za e al luogo di lavoro. II quadro che ne
emerge e pili ricco di quello consentito dal
Ie analisi condotte a una scala meno fine,
nelle quali inevitabilmente Ie differenze
territoriali vengono celate dalla situazio
ne media regionale 0 provinciale, rna
ovviamente non Ie smentisce del tutto. Un
terreno di riflessione importante e l'anali
si della situazione del Mezzogiorno: l'esa
me per Sll consente di osservare che Ie dif
ferenziazioni interne sono molto rilevanti,
soprattutto p e rch e in grado di far e m e r-
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gere Ie situazioni pill dinamiche; tutta
via, vengono confermate alcune differenze
di fondo con il resto del Paese, che si mani
festano tanto a ll a scala regionale, quanto
per aggregazione di Sll.

Un buon esempio e rappresentato dal
diverso modello di partecipazione all'atti
vita lavorativa: se si calcola, a livello di
Sll, il rapporto tra occupati e popolazione
in eta lavo r a tiva', e possibile ripartire il
territorio nazionale in due grandi aree, a
seconda che questo tasso sia al di sopra 0

al di sotto della mediana (Cartogramma
4.1). Questo rapporto, in mancanza di
informazioni su l val ore aggiunto prodotto
nei Sll, puo essere considerato un indicato
re della performance dei sistemi territo
riali. Al di sopra del valore di riferimento
si collocano i sistemi del Nord (con due
eccezioni), rna anche una parte importan
te del Centro, lungo la fascia adriatica
fino ai confini con il Molise; al di sotto,
invece, i Sll del Sud e delle Isole, rna anche
quelli del versante tirrenico centrale fino
quasi a Piombino e, ancora pill a Nord, il
Levante ligure, la Lunigiana e le Apuane.
Suddividendo ulteriormente i due gruppi
di Sll, al Centro-nord si possono distingue
re due livelli di partecipazione: quello con
i valori pill elevati del tasso raggruppa
tutti i sistemi dell'Alto Adige e della Valle
d 'Aosta; gran parte del Trentino, del Friu
li e dell 'Emilia-Romagna (re sta escluso il
Ferrare se); porzioni consistenti di Lom
bardia (nella parte orientale e intorno a
Milano), Piemonte (nel cuneese e in una
fascia ad Est tra Biella, Verbano e Vercel
Ii), rna anche di Veneto (nelle province di
Vicenza, Belluno e Treviso), Marche (nelle
province di Macerata e di Ascoli Piceno) e,
in misura minore, Toscana (nelle province
di Prato, Arezzo e Siena). Il secondo, con
valori del rapporto tra occupati e popola
zione in eta lavorativa pill bassi, rna
comunque superiori alIa mediana, rag-

gruppa i restanti sistemi di Piemonte,
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Toscana e Marche, cui si aggiungono il
Ponente ligure (Savona e Imperia), la pro
vincia di Perugia in Umbria, parte del
Laz io (nel Reatino e nei Castelli romani) e
la fascia costiera abruzzese (nelle provin
ce di Teramo, Pescara e Chie t i).

Anche per i Sll al di sotto del valore
mediano e possibile individuare, con il
medesimo criterio, due livelli di perfor
mance. Di un primo gruppo, con livelli
dell'indicatore pill prossimi al livello di
riferimento, fanno parte compagini con
"storie" diverse: due insiemi di sistemi
locali del Centro-nord, l'uno con problemi
strutturali di de-industrializzazione (nel
le province di Genova, La Spezia, Massa
Carrara e T'ern i): laltro con problemi di
sviluppo ritardato (nella Maremma e nella
Tu scia): rna anche le parti pill dinamiche
del Mezzogiorno, lungo una direttrice ter
ritoriale che - senza soluzione di conti
nuita - scende dal basso Lazio e dall' Abruz
zo interno, investe il Molise, la Campania
interna (Benevento e Avellino) e parte della
provincia di Foggia e si divide infine in due
rami, luno lungo la costa adriatic a fino a
Brindisi, l'altro in Basilicata fino allo
Ionio; nelle Isole, infine, emergono una par
te consistente della Sardegna (con lesclu
sione di una parte delle province di CagIia
ri, Oristano e Nuoro) e soprattutto, in
Sicilia, i sistemi del siracusano e del ragu
sana a vocazione agro-alimentare.

4.2 Classificazione dei sistemi locali in
base aIle caratteristiche settoriali

La classificazione dei 784 sistemi locali
del lavoro sulla base delle caratteristiche
settoriali consente una lettura agevole dei
diversi modelli di industrializzazione e

2 Le caratteristiche demografiche e sociali elei sistemi locali del lavoro commentate nel testo sono il frutto
eli una ricostruzione effettuata ael hoc per questo Rapporto annuale, sulla base di un moelello eli stima per
piccole aree che si basa sui dati elementari elell'inelagine sulle forze eli lavoro e utilizza, come variabili au s i
liarie, informazioni sulle caratteristiche per sesso e classe dcta della popolazione resielente.
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delle lora configurazioni spaziali. La cla s
sificazione e realizzata a partire dai dati
del censimento inte rm e dio ' relativi a ll e
u n ita locali e agli addetti a ll e u n ita lo ca
li, articolati in 50 divisioni di a tt iv it a
economic a e in quattro classi dimensiona
li ". I dati sono stati sottoposti a una ana
lisi delle corrispondenze semplici, che ha
permesso di individuare gli assi fattoria
l i significativi; a questi e stata applicata
una tecnica di cluster analysis 5.

Per ottenere i gruppi di Sll e stato uti
lizzato il numero degli addetti a ll e u n it a
locali per divisione di a tt iv ita economica,
in modo da descrivere con un buon
livello di dettaglio Ie specializzazioni set
toriali 6. Va innanzitutto nota to che,
essendo fondata sui dati del censimento
dell'industria e dei servizi, la classifica
zione adottata non e in grado di cogliere
eventuali specializzaz ioni esclusivamente
agricole, che altre indicazioni sembrereb
bero far emergere soprattutto nel Mezzo
giorno (e il caso g ia citato della Sicilia
sud-orientale). E stata sperimentata una

versione alternativa, che teneva conto
anche delle quattro classi dimensionali
citate: e tuttavia risultato evidente che
questo maggiore dettaglio comportava un
appesantimento a livello analitico (l e
variabili in analisi sono quattra volte di
pili), senza apportare un guadagno signi
ficativo in termini di informazione. Infa t
ti, anche in questo caso, l'algoritmo di
classificazione raggruppava i Sll sulla
base de llatt ivita economic a prevalente
indipendentemente dalla classe d'ampiez
z a , quindi, la classe dimensionale risulta
g ia integrata nella specializzazione s e tt o
riale. Questo risultato consente dunque di
affermare che i Sll differiscono soprattut
to in termini di specializzazione pro dut
tiva e che quest'ultima riassume anche
altre possibili caratterizzazioni, e in p r i
mo luogo quella per dimensione prevalen
teo Inoltre, esso ha permesso di adottare il
modello di analisi semplificata che, consi
derando soltanto l'articolazione del nu m e
ro di addetti per divisione di atr ivita e co
nomica, ha anche il pregio di fornire r isu l
tati di pili agevole interpretazione.

3 II censimento intermedio del 1996 ha avuto per oggetto Ie imprese attive al 31 dicembre 1996 operanti nel
settore industriale (sezioni C-F della classificazione Ateco9l) e dei servizi (sezioni G-K e 0 della cla ssificaz io
ne Atccov l ), noriche Ie organizzazioni for profit, comprese Ie cooperative, i consorzi, i liberi professionisti, i
lavoratori autonomi. So no state invece escluse dalla rilevazione Ie imprese che operano nei settori dell'agri
coltura (sezioni A-B), della sanita (sezione M) e dell'istruzione (sezione N), nonche Ie organizzazioni non pro
fit. Tuttavia, sono state oggetto del censimento Ie un ita locali ove si svolge una ttiv it a economica al di fuori
del campo d'osservazione teste definito, se esse appartengono a un'impresa la cui att iv it a principale rica de
nel campo d'osservazione (ad esempio, u n ita locali dell'agricoltura, della sa nita 0 dell'istruzione che appar
tengono a imprese manifatturiere, del commercio 0 di altre atr i vira nel campo d'osservazione). Nella p re se n
te analisi, i dati relativi a queste sezioni di a tr i v i ta economica non sono riportati nelle tabelle n e commenta
ti nel testo. Per la classificazione Ateco91 si veda: ISTAT, Classificazione delle attiuitd economiche. Roma, 1991.
(Metodi e norme, Serie C, n. 11).

i Anche se tabelle e commento si concentrano sulle "u n ita locali" e sugli "addetti aile u n it a locali", la clas
sificazione per dimensione aziendale adottata e quella proposta dalla Commissione europe a e recepita dalla
normativa italiana con riferimento aile irnprese: micro-imprese con 1-9 adeletti; piccole imprese con 10-49
aeldetti; medie imprese con 50-249 adeletti; grandi imprese con 250 adeletti 0 pili (in alcuni casi, sono d efi n i
te graneli Ie u n ita locali con 250-499 aeleletti e granelissime quelle con 500 aeldetti 0 pili).

5 La cluster analysis mista adottata combina tecniche gerarchiche e non gerarchiche e rappresenta la so lu
zione ottimale nel caso di matrici con un numero elevato eli u n it a . Per ottenere gruppi omogenei eben carat
terizzati si e ritenuto opportuno reiterare la proceelura (costituita appunto dalla sequenza eli analisi delle
corrisponelenze e cluster analysis), eliminanelo eli volta in volta i Sll altamente specializzati gia classificati,
allo scopo di far emergere Ie caratteristiche di quelli me no specializzati. Alcuni SII hanno infatti una voca
zione produttiva talmente specifica (ad esempio, il gruppo specializzato nell'estrazione eli minerali 0 nella
produzione eli autovetture 0 il gruppo delle grandi citra) da non rivelare Ie specializzazioni dei restanti Sll
qualora si coneluca la classificazione in un unico passo.

6 La classificazione adottata in questa sede risponele a un'esigenza conoscitiva diversa e pill ampia di qu e l
la che nelle eelizioni preceelenti del Rapporto annuale aveva condotto all'inelivieluazione elei 199 "d i strett i
inelustriali". Questi sono elefiniti come i sistemi in cui i coefficienti eli localizzazione delle a tt iv it a m a nifat
turiere e delle u n it a locali fino a 249 aeleletti erano entrambi superiori a uno nel 1991. I gruppi inelivieluati
elalla cluster analysis, invece, rispecchiano Ie caratterizzazioni settoriali prevalenti.
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I 784 Sistemi locali del lavoro sono sta
ti classificati in undici gruppi (Tavola
4.1). Il primo gruppo preso in considera
zione e que llo che raggruppa i Sl1 privi di
specializzazione (sistemi locali senz a sp e
cializzazione). Sotto il profilo economico
territoriale, esso individua quei sistemi
lac ali che risultano privi di fattori di
localizzazione specifici e che non sono sta
ti, in genere, investiti da processi signifi
cativi di sviluppo. Appartengono a questa
gruppo oltre 300 Sl1, dove risiedono quasi
13 milioni di persone e sana localizzate
oltre 700 mila u n ita locali can quasi due
milioni di addetti (Tavola 4.2).

Tra i restanti dieci gruppi, e opportuno
distinguere tra quelli (tre ), il cui settore

di specializzazione non e u na tt iv ita ma ni
fatturiera (sistemi locali non m an ifattu
rierii, e quelli a specializzazione manifat
turiera (sistemi locali m an.ifattu rieri) .
Tra i primi, uno (sistemi urbanii e carat
terizzato dalla specializzazione nelle atti
vita di trasporto e di servizio che defini
scono le funzioni di rango urbano superio
re e raggruppa infatti prevalentemente i
Sl1 delle citta pili importanti; il secondo
Csistem i locali es tratt itri), di piccole
dimensioni, e fortemente specializzato in
alcune att iv ita estrattive; il terzo (sis t e
mi locali turistici) e caratterizzato dalla
concentrazione di addetti alle attiv ita di
r ic e ttiv ita e ristorazione (alberghi, cam
peggi, ristoranti, bar e mense) e raggrup-

Tavola 4.1 - Sistemi locali, comuni, popolazione residente e dimensione media per gruppo di siste-
mi locali dellavoro. Anno 1996 (n u mero e composiztoni percentuali)

SISTEMI LOCAIJ COMLlJ\l(a) POPOLAZIONE DIMENSIONE MEDIA
GRUPPI Dr SLL

Numero % Numero % Numero % Comuni Popolazione

Sistemi senza specializzazione 311 39,7 2.278 28,1 12.850.512 22,4 7 41.320

Sistemi non manifatturieri 113 14,4 1.165 14,4 18.703.198 32,5 10 165.457

Sistemi urbani 39 5,0 738 9,1 17.156482 29,9 19 439.742

Sistemi estrattivi 3 0,4 35 0,4 146932 0,3 12 48.981

Sistemi turistici 71 9,1 392 4,8 1.399.784 2,4 6 19.715

Sistemi manifatturieri 360 45,9 4.657 57,5 25.907.257 45,1 13 71.983

Sistemi della m a n ifat t ura leggera 266 33,9 3207 39,6 17.588.255 30,6 12 66.154

Sistemi del made in Italy 212 27.0 2.622 32,4 13.368.352 23,3 12 63.099

Sistemi del tessile 7 0,9 139 1,7 616392 1,1 20 88.056

Sistemi del cuoio e della pelletteria 42 5,4 391 4.8 3456143 6.0 9 82.289

Sistemi dell'occhialeria 5 0,6 55 0,7 147.368 0,3 11 29.474

Altri sistem i m a.n ifu ttu rieri 94 12,0 1.450 17.9 8.]19.002 14,5 15 88.477

Sistemi dei materiali da costruzione 72 9,2 941 11,6 4.787.214 8,3 13 66.459

Sistemi dei mezzi di trasporto 13 1,7 284 3,5 2376.096 4,1 22 182.777

Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi 9 1.1 225 2,8 1.155.692 2,0 25 128.410

Italia 784 100,0 8.100 100,0 57.460.967 100,0 10 73.292

Fonte: Istat , Popolazione e movimento anagrafico dei comuni
(a) Al 1991.
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Tavola 4.2 - Unita locali, addetti aIle untta locali e dimensione media delle unita locali ( a) per at
tlvlta economica e gruppo di sistemi locali dellavoro. Anno 1996 (valori assolu ti, d i
mensioni medie e composizioni perceritual i)

TOTALE INDUSTRIA E SERVIZI di cui: ATTIVITA MANIFATTURIERE

GRUPPI DI SLL Unita
locali

Addetti Dimensione
media

U n i t a
locali

Addetti Dimensione
media

VALORl ASSOLUTI E DIMENSION I MEDlE

Sistemi senza specializzazione 721.623 1.959.317 2,7 91.147 443.372 4,9

Sistemi non manifatturieri 1.225.410 4.565.198 3,7 147.007 1.121.223 7,6

Sistemi urbani 1.100.605 4.193.363 3,8 133 592 1.057932 7,9

Sistemi estrattivi 5.973 18.679 3,1 676 5 361 7,9

Sistemi r u r i s t i c i 118832 353156 3,0 12.739 57930 4,5

Sistemi manifatturieri 1.846.826 7.267.081 3,9 352.956 3.291.182 9,3

Si ste m i della m a n ifa t t u ra leggera 1275.818 5.057.647 4,0 266.755 2.408.247 9,0

Sistemi del made in Italy 947.732 3782.685 4,0 196.895 1.843.281 9,4

Sistemi del tes s il e 55.068 225390 4,1 15.871 126.193 8,0

Sistemi del cuoio e della pelletteria 262.039 990.375 3,8 51. 821 412.819 8,0

Sistemi dell' occhialeria 10.979 53.197 4,8 2.168 25.954 12,0

Alt r i s i st e m i m a n ifa t t u rieri 577.008 2.215.434 3,9 86.201 882935 70,2

Sistemi dei m a te r i a l i da costruzione 346.429 1.331.172 3,8 56.812 531 391 9,4

Sistemi dei m e zz i di trasporto 161. 967 683016 4,2 21.723 281. 386 13,0

Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi 62.612 201.246 3 2 7.666 70 158 9,2

Italia 3.793.859 13.791.596 3,6 591.110 4.855.777 8,2

COMPOSlZIONI PERCENTUAU PEI{ GRUPPO

Sistemi senza specializzazione 19,0 14,2 15,4 9,1

Sistemi non manifatturieri 32,3 33,1 24,9 23,1

Sistemi urbani 29,0 30,4 22,6 21,8

Sistemi estrattivi 0,2 0,1 0,1 0,1

Sistemi turistic i 3,1 2,6 2,2 1,2

Sistemi manifatturieri 48,7 52,7 59,7 67,8

Sistemi della m a n ifat t u ra leggera 33,6 36,6 45,1 49.6

Sistemi del made in Italy 25,0 27,4 33,3 38,0

Sistemi del t e s s i le 1,5 1,6 2,7 2,6

Sistemi del cuoio e della pelletteria 6,9 7,2 8,8 8,5

Sistemi dell' occhialeri a 0,3 0.4 0,4 0,5

Alt ri si ste m i m a n ifa itu ri e rt 15,1 16,1 14,6 78,2

Sistemi dei materiali da costruzione 9,1 9,7 9,6 10,9

Sistemi d e i m e zz i di trasporto 4,3 5,0 3,7 5,8

Sistemi degli apparecchi ra di ot e lev i s iv i 1,7 1,5 1,3 1.4

Italia 100.0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Is ta t , Censimento intermedio dell'industria e dei s e rv iz i , 1996
(a) Si veda la nota 3 del presente capitolo.
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pa buona parte dei Sll a forte vocazione
turistica. I Sll a specializzazione non
manifatturiera sono nel complesso pili di
100, vi risiedono quasi 19 milioni di perso
ne e vi sono localizzate oltre 1 milione e
200 mila un ita locali con pili di 4,5 m il io
n i di addetti.

Gli ultimi sette gruppi, quelli a specia
lizzazione manifatturiera, riuniscono 360
Sll, in cui risiedono quasi 26 milioni di
persone (pili del 45% della popolazione
italiana) e sono localizzate il 49% delle
un ita locali complessive con il 53% degli
addetti, ma il 60% delle u n ita locali mani
fatturiere con il 68% degli addetti. Tra
questi e possibile infine distinguere due
ulteriori raggruppamenti: il primo (siste
mi locali della manifattura leggera) e
costituito da quattro gru ppi specializza
ti soprattutto nelle a tt iv it a manifattu
riere "leggere" e tradizionali (te ss il e ,
abbigliamento, pelletteria e calzature,
fabbricazione di occhiali) ed e costituito
da 266 Sll, con una popolazione di quasi 18
milioni di persone e oltre 5 milioni di
addetti in 1 milione e 300 mila u n ita loca
li (questo raggruppamento rappresenta
circa i due terzi degli addetti occupati nei
S11 s pee ia liz z a t i ina tt iv ita man ifa tturi e
re); si tratta in particolare dei gruppi dei
sistem i locali del made in Italy, s i s t e m i

locali del tessile, sistem i locali del cuoio
e della pelletteria e s istem i locali
dell'occhialeria. 11 secondo e costituito dai
gru p p i specializzati soprattutto nelle
industrie meccaniche e della lavorazione
dei minerali non metalliferi e include 94
Sll, con una popolazione di oltre 8 milioni
di persone e pili di 2 milioni di addetti in
quasi 600 mila u n ita locali. Si tratta in
particolare dei gruppi dei sistemi locali
dei m ateriali da costruz io ne, s i s t e m i
locali dei mez zi di trasporto e s is t e m i
locali degli apparecchi ra dioteleuisiui.

4.3 Permanenza e volattltta delle caratte
ristiche strutturali

4.3.1 Dinamiche intervenute tra 1991 e 1996

In questo paragrafo viene analizzata la
permanenza 0 la v o lat il i ta delle caratteri
stiche strutturali dei sistemi sulla base
di un confronto tra 1991 e 1996 7

, operato
con dati resi comparabili.

Va tenuta sullo sfondo l'evoluzione com
plessiva del nostro sistema produttivo, in
un quinquennio per altro segnato dalla pili
profonda recessione del dopoguerra, da
forte svalutazione del cambio e da impo
nenti processi di ristrutturazione. Come e

7 II confronto tra i dati del censimento intermedio dell'industria e dei servizi del 1996 e dei censimenti prece
denti e reso assai complesso dal radicale cambiamento della tecnica di rilevazione. Le variazioni che si registra
no nei dati sono, pertanto, dipendenti sia da reali cambiamenti nella struttura della rcalta economica, sia dalle
problematiche legate alla metodologia statistica; discernere i due aspetti non e agevole.

L'approccio basato sull'utilizzo delle fonti amministrative consente di cogliere talune attivita difficilmente
individuabili attraverso la rilevazione diretta sui campo, quali quelle cosiddette "non ostensibili", cioe non imme
diatamente visibili al rilevatore del censimento tradizionale. In particolare, le aree maggiormente affette da que
sto problema sorio: lc imprese manifatturiere e le costruzioni (limitatamente, per entrambi i comparti, aile
microimprese artigianali e dei lavoratori aur.o no rni): gli intermediari del commercio; i liberi professionisti; le
a tt i v i ta turistiche di tipo s ta g i o n a le ; i trasporti (limitatamente aile microimprese ind iv idu a l i): i servizi, limi
tatamente alle u n it a produttive presenti all'interno di altre u n ita produttive di maggiori dimensioni Cad esem
p io , servizi d i vigilanza, pulizia, sportelli bancari interni a ministeri 0 grandi az ieride). I risultati del censimen
to intermedio possono presentare, invece, il problema opposto, quello cioe di una limitata sovracopertura relati
va di alcune tipologie di imprese, soprattutto nelle costruzioni, tra i liberi professionisti e nelle attivita residuali
dei servizi. Questo problema si pone specialmente con riferimento aile microimprese, per 10 pili individuali, che,
per d iffico lt.a di aggiornamento degli archivi amministrativi, possono risultare presenti in questi ultimi, ma
aver cessato la propria attivita a tutti gli effetti. Infine, e necessario tenere presente allorche si operano confron
ti intercensuari che , mentre i censimenti precedenti avevano come data di riferimento un particolare giorno del
mese di ottobre, il censimento intermedio fa riferimento al 31 dicembre 1996; cio incide soprattutto per la rile
vazione delle imprese stagionali interessate a produzioni che presentano picchi di occupazione in tali periodi. cfr.
ISTAT, Censirnen to intermedio deli'in dustria e dei servizi 1996. Nota metodologica.

183



lSTAT - R!l.PPORTO ANNUALE 1999

nota, tra i censimenti del 1991 e il 1996,
can riferimento all'intero campo di osser
vazione del censimento intermedio, le
uriita locali sono aumentate sensibilmen
te, mentre gli addetti sono lievemente
diminuiti, determinando una ulteriore
diminuzione della g ia ridotta dimensione
media; se invece si restringe l'analisi alle
sole a tt iv it.a manifatturiere, il numero di
u n ita locali resta sostanzialmente stabi
le, mentre la contrazione occupazionale e
pili importante e s i ripercuote integral
mente sulla diminuzione della dimensione
media (Tavola 4.3).

Per l'insieme delle attivita economiche,
il gruppo dei sistem i locali senza spec ia
lizzazione ha sperimentato una crescita
del numero di u n ita locali significativa,
rna comunque inferiore a quella media,
mentre il declino occupazionale e stato
pili forte. A conferma della scarsa voca
zione industriale di questo gruppo, il qua
dro relativo alle a tt iv i ta manifatturiere e
significativamente peggiore: il numero di
unita locali cresce lievemente, rna la per
dita d i occupazione e molto forte, ridu
cendo la dimensione media delle u n ita
locali a uno dei valori pili bassi tra tutti i
gruppi individuati.

Nel complesso, l'eterogeneo insieme dei
gruppi di sistem i locali a specia.li z z a z io
ne non m anifattu riera ha sperimentato
una crescita delle unita locali del 20,7%
(che si riduce al 3,5% se si considerano sol
tanto le a tt iv it a manifatturiere presenti
nel gruppo) e una diminuzione degli
addetti del 2,1% (che sale al 13,2% per Ie
a tt i v it a manifatturiere). Pili nel d e tt a
glio, il gruppo dei sistem i locali urbani e
quello che nel periodo tra i due censimenti
ha fatto registrare la crescita maggiore
nel numero delle u n ita locali, cui ha corri
sposto una diminuzione del numero di
addetti sostanzialmente in linea con la
media nazionale; d i conseguenza, questa
gruppo e anche quello in cui pili sensibile e
la diminuzione della dimensione media
delle u n ita locali. L'evoluzione e simile se
si limita l'osservazione alle sole att iv i ta
manifatturiere: in questo caso, tuttavia,
tanto l'aumento del numero delle u n ita
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locali, quanto la contrazione degli addetti
sono pili contenuti, rna comportano
comunque una forte riduzione della
dimensione media delle un ita locali, che
risulta essere nel 1996 inferiore a quella
media nazionale. Il piccolo gruppo dei
s istem i locali a specializzazione estra tt i
va e l'unico - tra gli undici gruppi indivi
duati - a far registrare durante il quin
quennio tra i due censimenti un andamen
to negativo in tutte le grandezze osserva
te: Ie unita locali nel complesso accusano
la diminuzione re lat iva pili elevata tra
tutti i gruppi; gli addetti diminuiscono
quasi di un quarto (anche questa e la con
trazione relativa pili imp o r ta n te ), cosic
che si riduce anche la dimensione media
delle u n ita locali. Una dinamica simile
investe le a tt iv i t a manifatturiere
all'interno del gruppo. Invece, i s is t e m i
locali turisticimanifestano tra il 1991 e il
1996 un'evoluzione complessivamente posi
t iv a ; le dinamiche relative alle u n ita loca
Ii e agli addetti manifatturieri presenti
nel gruppo non si discostano sensibilmente
da quelle rilevate a scala nazionale. Tut
tavia, se l'osservazione si estende all'inte
1'0 campo d'osservazione del censimento
intermedio, la struttura produttiva di
questo gruppo appare essersi rafforzata,
con un numero d i u n ita locali stabile, un
numero di addetti in sensibile crescita e
un conseguente rafforzamento della
dimensione media.

I sistem i locali a specializzazione
m a n ifattu r iera fanno registrare, in ter
mini relativi, un'evoluzione migliore di
quella degli altri gruppi: anche in questa
caso - come per la media nazionale - le
u n ita locali aumentano di numero e gli
addetti diminuiscono, rna in misura pili
contenuta; nelle a tt iv it a manifatturiere,
anzi, il n u m e ro delle u n ita locali diminui
see, anche se con un ritmo meno rapido di
quello a cui decrescono gli addetti. Al lora
interno, tuttavia, i diversi sottogruppi
esibiscono comportamenti d iversi , so prat
tutto se l'analisi si concentra sulle att i
vita manifatturiere, entro le quali si indi
vidua il modello di specializzazione di
questi gruppi di sistemi locali.
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Tavola 4.3 - Un.it.a locali e addetti aIle unita locali (a) per attfvita economica e gruppo di sistemi
locaH dellavoro. Anno 1991 e variazioni 1991-96 (valori asso lu.ti, variazioni assolute
e p ercentu al i)

GRUPP I DI SLL
TOTALE INDUSTRIA E SERVlZI di cui: ATTIVITA rvIANIFATTURIERE

Unita Iocali Addetti Unita locali Addetti

Sistemi senza specializzazione
Sistemi non manifatturieri

Sistemi u r b a n i
Sistemi e s t ra t t iv i

Sl s t e m i t u r i s t i c i
Sistemi manifatturieri
Sistemi della m ari ifat t u ra leggera

Sistemi del made in Italy
Sistemi del tessile
Si st e m i del cuoio e della pelletteria
Sistemi d e i lo cc h ia le r i a

Altri sist e m i rna n ifa.tt u rieri
Sistemi dei m at e r i a l i da costruzione
Sistemi dei mezzi d i trasporto
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi

Italia

678.707
1.015.082

889649
6.436

118.997
1.739.162
1216.277

903.573
54834

246092
11778

522885
331200
136.832
54853

3.432.951

ANNO 1991

2.063.342
4.664.110
4.303673

24.469
335.968

7.355.478
5.080972
3827867

220.539
987.490
45.076

2274506
1354740

711196
208.570

14.082.930

89.518
142.048
128506

778
12.764

359.851
274583
201.759

17.309
53.244

2.271
85268
57.624
20.853

6.791
591.417

491.321
1.291.983
1.224348

7136
60499

3.427.183
2482.219
1.913.640

125481
423676

19422
944964
556.771
312034
76159

5.210.487

VARIAZIONI ASSOLCTE 1991-1996

Sistemi senza specializzazione
Sistemi non manifatturieri

Si s t e m i urbani
Sistemi e s t r a t t i v i
Sistemi turistici

Sistemi manifatturieri
Sistemi della m a n ifat tu ra leggera

Sistemi del made in Italy
Sistemi del tessile
Sistemi del cuoio e della pelletteria
Sistemi dell'occhialeria

Altri sistemi rn a n ifa itu ri e ri
Sistemi dei materiali da costruzione
Sistemi dei m e z z i d i trasporto
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi

Italia

42.916
210.328
210.956

-463
-165

107.664
59.541
44159

234
15947

-799
48123
15.229
25.135
7759

360.908

-104.025
-98.912

-110.310
-5790
17.188

·88.397
-29.325
-45.182

4.851
2885
8121

-59072
-23 568
-28.180

-7.324
-291.334

1.629
4.959
5086

-102
-25

-6.895
-7.828
-4.864
-1.438
-1.423

-103
933

-812
870
875

-307

-47.949
-170.760
-166416

-1.775
-2569

-136.001
-73.972
-70359

712
-10857

6.532
-62029
-25.380
-30648

-6.001
-354.710

-9,8
-13,2
-13,6
-24,9

-4,2
-4,0
-3,0
-3: 7
0.6

-2.6
33.6
-6.6
-4.6
-9.8
-7,9
-6,8

-2,4
-8,3
-2,7
-4.5
1.1

-1.4
4.2

12,9
-0,1

1,8
3,5
4.0

-13,1
-0,2
-1,9
-2,9

VARIAZIONI PERCENTUALI 1991-1996

·5,0
-2,1
-2.6

-23,7
5.1

·1,2
-0,6
-1,2
2,2
0,3

18,0
-2,6
-1,7
-4,0
-3,5
-2,1

6,3
20,7
23.7
-7.2
-0.1
6,2
4,9
4.9
0.4
6.5

-6,8
9,2
4,6

18,4
14,1
10,5

Sistemi senza specializzazione
Sistemi non manifatturieri

Sistemi u rb a n i
Sistemi e s t r a t t iv i

Sistemi t u r i s t i c i
Sistemi manifatturieri
Sistemi della m a n ifat t u ra leggera

Sistemi del made in Italy
Sistemi del tessile
Sisteml del cuoio e della pelletteria
Slstemi dell'occhlaleria

Altri sistemi m a n ifat t u r ieri
Sistemi del materiali da costruzione
Sistemi del m e z z i d i trasporto
Slstemi degli apparecchi radiotelevisivi

Italia

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, 1996; Censimento delle imprese, delle ist itu z io n i e delle u n ita
locali 1991

(a) Si veda la nota 3 del presente capitola. II confronto e effettuato a p a ri ta di campo d i osservazione.
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Nel complesso, in un quinquennio che ha
visto profonde trasformazioni nel siste
ma produttivo italiano e internazionale,
i sistemi locali manifatturieri dell'indu
stria leggera hanno fatto registrare
un'evoluzione complessivamente migliore
dei restanti gruppi di sistemi locali: la
diminuzione nel numero di addetti mani
fatturieri risulta essere la p iu contenuta;
contemporaneamente, il numero di u n it a
locali e diminuito all'incirca della stessa
proporzione, di modo che la dimensione
media delle u n it a locali e rimasta stabi
le. I quattro gruppi che compongono que
sto insieme - che hanno dimensioni asso
lute e importanza assai diverse - si sono
mossi secondo dinamiche differenziate,
che riflettono verosimilmente diverse
strategie di adattamento aIle perturba
zioni che hanno caratterizzato il quin
quennio e aIle mutate condizioni del mer
cato. II gruppo dei sistemi locali specia
lizzati nel cuoio e nella pelletteria mette
in luce - nella contrazione del numero di
un ita locali e di addetti - un andamento
in linea con quello dell'insieme cui appar
tiene. II gruppo dei sistemi locali mani
fatturieri del made in Italy - in un conte
sto fondamentalmente affine mostra
segni di maggiore d iffi co lta strutturale,
con un'emorragia di addetti (-3,70/0) p iu
importante della diminuzione nelle u n it a
locali (-2,4%), da ascrivere verosimilmen
te alleterogeneita della composizione set
toriale. Pi u confortante la cap ac ita di
reazione dimostrata dai sistemi locali
sp eciali z z at i nel tessile, che hanno man
tenuto e anzi leggermente incrementato il
numero degli addetti manifatturieri, in
un quadro di ristrutturazione che ha
visto le u n ita locali diminuire e la dimen
sione media rafforzarsi. Infine, i sistemi
locali specializzati nell'occhialeria risul
tano essere quelli che nel periodo conside
rata si so no rafforzati maggiormente:
rispetto al 1991, nel 1996 le un ita locali
sono 103 in meno, rna gli addetti risulta
no essere aumentati di oltre 6.500 un ita ,
con una crescita del 33,6%. II risultato e
straordinario, anche p e rch e conseguito in
una situazione estremamente concentra-
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ta sotto il profilo tanto settoriale quanta
territoriale.

Gli altri sistemi locali manifatturieri,
invece, escono indeboliti dal periodo
1991-96: la diminuzione degli addetti e in
linea con il dato riferito all'intera econo
mia, rna sensibilmente superiore a quella
rilevata per l'insieme dei sistemi mani
fatturieri. Le u n ita locali sono addirittu
ra aumentate, in controtendenza rispetto
agli altri sistemi a specializzazione
manifatturiera e con la dimensione me
dia che si riduce. Contrariamente a
quanto avveniva nel gruppo precedente, in
questa sono i sottogruppi p iu specializ
zati a mettere in Iuce Ie situazioni di
maggiore sofferenza. COS1, il gruppo dei
sistemi locali specializzati nei rn ez z i di
trasporto e quello dei sistemi locali sp e
cializzati nella fabbricazione d i appa rec
chiature radiotelevisive fanno entrambi
registrare una diminuzione degli addetti
manifa tturieri mol to consis ten te in ter
mini tanto assoluti (rispettivamente 31
mila e 6 mila addetti in meno in cinque
a n n i) quanto relativi (nell'ordine dell'8
10%). Invece, il terzo e p iu importante
gruppo in termini di dimensioni, quello
p iu eterogeneo dei sistemi locali sp ec ia
lizzati nei materiali da costruzione, pre
senta S1 una riduzione degli addetti mol
to grande in termini assoluti (25 mila
addetti in meno), rna questa - incidendo
su una base p iu vasta - risulta essere
meno rilevante in termini relativi. Emer
gono inoltre segnali di ristrutturazione,
indicati dalla riduzione del numero delle
u n it a produttive.

4.3.2 Dinamiche di rafforzamento e inde
bolimento dei gruppi di sistemi
locali

L'evoluzione sperimentata tra il 1991 e
il 1996 non e stata priva di effetti
sull'importanza relativa dei gruppi di
sistemi locali individuati, misurata in
termini di incidenza degli addetti com
plessivi (Tavola 4.4). COS1, mentre il peso
dei sistemi locali non manifatturieri e
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Tavola 4.4 - Analisi shift-share per gruppo di sistemi locali del Iavoro, Variazioni 1991-96 (a)
(composizioni percentu ali e scomposizione delle uarta zio n i)

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
GRUPPI DI SLL DEGLI ADDETTI PER GRUPPO SCOMPOSIZIONE DELLA VARIAZIONE

1991 1996 Between Within Totale

Sistemi senza specializzazione 14,7 14,2 -0,073 -0,372 -0,445

Sistemi non manifatturieri 33,1 33,1 0,363 -0,381 -0,018

Sistemi u r b a n i 30,6 30,4 0.370 -0.525 -0,154

Si s t e m i e s t ra t t iv i 0,2 0,1 -0.011 -0,027 -0,038

Sistemi t u r i s t i c i 2,4 2,6 0,004 0,171 0,175

Sistemi manifatturieri 52,2 52,7 -0,291 0,753 0,462

Sistem i della m a n ifa t tu ra leggera 36,1 36,6 -0,257 0.807 0,550

Sistemi del made in Italy 27,2 27,4 -0,189 0,435 0.247

Sistemi del tessile 1,6 1,6 -0.066 0,134 0,068

Sistemi del cu o i o e della pelletteria 7,0 7,2 -0,011 0,180 0,169

Sistemi dell'occhialeria 0,3 0,4 0.008 0,058 0,066

Altri sistem i m a n ifa t t u rie ri 16,2 16,1 -0,034 -0.054 -0,087

Si st e rn i d e i material! da co s t ru z i o n e 9,6 9,7 0,025 0,007 0,032

Sistemi d e i m e z z i d i trasporto 5,1 5,0 -0,014 -0,084 -0,098

Sistemi d e g l i apparecchi radiotelevisivi 1,5 1.5 -0.045 0,023 -0,022

Italia 100,0 100,0

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei se rv iz i , 1996; Censimento delle imprese, delle i st i tu z i o n i e delle u n ita
locali. 1991

(a ) Il confronto e effettuato a parita eli campo di osservazione.

rimasto costante, quello dei sistemi locali
senza specializz axione accusa una perdi
ta di mezzo punto percentuale a vantag
gio dei sistemi locali m a n ifattu rieri;
All'interno di questi ultimi, l'aumento di
importanza e acquisito integralmente dai
sistemi lo cali deli'in dustria leggera, men
tre all'interno dei sistemi non manifattu
rieri crescono di peso i sistemi turistici, a
scap ito di quelli urbani.

Allo scopo di meglio cogliere i cambia
menti intercorsi tra i due periodi di rife
rimento nella composizione per gruppo
degli addetti, applicando l'analisi shift
s b a re" le variazioni sono state scomposte
in due componenti: quella dovuta agli spo
stamenti di occupazione tra un settore e

l'altro, legata in ultima istanza all'evolu
z iorie della composizione della domanda
(effetto between), e quella da attribuire a
variazioni del mix territoriale all'interno
di ogni settore, come risultato delle econo
mie di agglomerazione e delle capacita
competitive dei sistemi locali (effetto
within). In re alta, nei cinque anni conside
ra ti , la diminuzione complessiva del
numero di addetti ha interessato in modo
omogeneo i diversi gruppi individuati,
lasciando pr e ss o ch e inalterata la struttu
ra complessiva; all'interno delle variazio
n i intervenute, il contributo dei due effetti
e stato p ero differente, e permette di com
prendere meglio le dinamiche specifiche.

8 La variante dell'anaJisi shift-shareadottata consente di scomporre la variazione della composizione degli
addetti in due componenti che valutano rispettivamente: a) I'effetto della maggiore 0 minore presenza nel
gruppo di SIl, nel 1991, di settori produttivi che nel sistema economico nazionale so no risultati in pili rapida
variazione (componente strutturale 0 effetto between); b) l'effetto "r e s idu o ", da ascrivere alla maggiore 0

minore presenza nel gruppo d i Sll di fattori localizzativi 0 di comp etitivita (componente regionale 0 effetto
within) .

187



ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

In termini di corripos izrone degli add et
ti totali, il gruppo dei sistemi locali senza
specializzazione e stato quello che, nel
quinquennio intercorso tra i due censimen
ti, ha perso maggiormente di peso. Questa
diminuzione va ascritta a entrambe le
componenti, ancorche in misura diversa:
l'effetto within ha infatti un peso deter
minante, segnalando I'Inca pacita del
gruppo di tenere testa agli altri in termi
ni di a ttr a tt iv i ta territoriale, mentre
quello settoriale risulta aver giocato un
ruolo residuale (e responsabile di meno del
15% della perdita occupazionale comples
siva), rna comunque di rilievo, se confron
tato con quello che la componente setto
riale ha avuto negli altri gruppi. In defi
nitiva, questo clusterraggruppa prevalen
temente i "sistemi senza qual ita", che non
presentano n e una articolazione settoriale
delle att iv ita produttive in grado di
cogliere Ie occasioni di crescita, n e fattori
di localizzazione capaci di attrarre atti
vita appartenenti a settori pili dinamici.

Nel complesso dei sistemi locali non
manifatturieri i due effetti - che agiscono
in due direzioni opposte - si compensano,
con una lievissima prevalenza della compo
nente with in: cia significa che, per quanta
disomogeneo sia questo raggruppamento
di sistemi locali, in esso prevalgono una
composizione settoriale in cui sono presen
ti, in proporzione superiore alla media, le
attivita pili dinamiche (quanto meno per
quanto riguarda la performance occupa
zionale). con un effetto complessivo positi
vo; rna che la presenza di fattori terr ito
riali e di diseconomie esterne agisce annul
lando quegli effetti e scoraggiando la loca
lizzazione di att iv ita economiche.

In particolare, il gruppo dei s is t e m i
locali urbani e tra quelli che hanno perdu
to di importanza tra il 1991 e il 1996. Tut
tavia, a determinare questa diminuzione
hanno contribuito due tendenze contra
stanti: la componente within ha agito
negativamente, comportando la perdita
di oltre cinque decimi di punto percentua
le (e il pili elevato contributo negativo di
questa componente tra tutti i g ru p p i ) ,
mentre la componente between ha offerto
un contributo positivo di quasi quattro
decimi di punto (si tratta, in questo caso,
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del pili elevato apporto positivo riscontra
to tra i g ru pp i). Nei sistemi di questo clu
ster- che sono prevalentemente urbani - si
contrappongono quindi due processi: una
struttura settoriale in cui prevalgono i
settori pili dinamici contribuisce a una
notevole performance, testimoniata dalle
dinamiche occupazionali misurate dalla
componente between; rna la presenza di
diseconomie di agglomerazione e di ferio
meni di congestione, riassunta dalla com
ponente within, assume carattere pre p o n
derante e spinge nella direzione della delo
calizzazione delle a tt iv it a .

II gruppo dei sistemi locali a specializ za
zione estrattiva e invece l'unico, insieme con
quello dei sistemi senza specializzazione, a
far registrare una perdita di importanza
dovuta all'azione concorde di entrambe le
componenti. Anche se il gruppo e molto pic
colo, la contrazione dell'occupazione e stata
importante e riflette tanto la cattiva
performance occupazionale dei settori di
specializzazione (industria estrattiva),
quanto la scars a capac ita attrattiva di
questi sistemi territoriali, come e del resto
ovvio, trattandosi di sistemi specializzati
in attivita condizionate da vincoli a lla loca
lizzazione pressoche insuperabili.

II gruppo dei s istern i locali t u rist ic i e
l'unico cluster non manifatturiero a far
registrare nel quinquennio un aumento
della sua quota di addetti sul totale.
L'incremento e l'effetto pressoche esclusivo
della componente within, dal momento
che quella between e positiva rna molto
piccola: si tratta dunque di sistemi in cui
la composizione settoriale gioca un ruolo
sostanzialmente neutro, mentre la buona
performance occupazionale appare legata
soprattutto alla c a p a c it a di attrazione
delle economie esterne.

Tutti i gruppi specializzati in settori
dell'industria leggera guadagnano di
importanza, con un effetto complessivo che
supera i 5 decimi di punto percentuale. In
tutti, l'effetto withingioca un ruolo positi
vo, particolarmente evidente per il gruppo
specializzato nei settori del made in Italy
cia e un indizio del fatto che il successo di
questi sistemi locali, e del modello di svi
luppo che li sottende, e incentrato sulle
caratteristiche del contesto territoriale,
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sulle economie di agglomerazione e sui fat
tori di localizzazione che esso e evidente
mente in grado di esprimere, al di la della
composizione settoriale. L'effetto between,
invece, gioca in tre casi su quattro un ruolo
negativo - insufficiente tuttavia a bilancia
re la cap acita di attrazione implicita nel
la componente within. Fa eccezione soltan
to il gruppo dei sistemi locali specializza
ti nella fabbricazione di occhiali, in cui
tutte e due le componenti risultano aver
apportato un contributo positivo al la ere
scita dell'importanza del gruppo.

Gli altri sistemi locali manifatturieri,
invece, perdono complessivamente terreno,
anche se in misura piuttosto limitata. A
questo risultato negativo concorrono
entrambe Ie componenti, con una prevalenza
degli effetti territoriali (che in questo caso
scoraggiano le localizzazioni) su quelli set
toriali. Questi effetti, tuttavia, operano in
maniera e misura differente nei diversi sot
togruppi: in quello specializzato nella fab
bricazione di mezzi di traspo rto agiscono
entrambi in senso negativo (anche se la com
ponente territoriale e pili forte di quella set
toria le). In quello specializzato nella fabbri
cazione di appareccbi radiotelevisivi e di
appareccbiature per le telecomunicazioni,
la componente territoriale agisce in modo
positivo, rna e sopraffatta da effetti di
composizione settoriale negativi. Infine, nel
gruppo qualificato dalla specializzazione
nei materiali da costruzione e nella lavora
zione dei minerali non metalliferi l'effetto
complessivo e positivo, e scaturisce da un
debole effetto territoriale e da una pili forte
componente settoriale, ambedue positive.

In sintesi, osservando l'insieme dei gruppi
a specializzazione manifatturiera, lau
mento di importanza nella composizione de
gli addetti - dell'ordine del mezzo punto per
centuale - merita due qualificazioni: la pri-

rna e che questo risultato e il frutto sola
mente della performance occupazionale dei
gruppi specializzati nei settori dell'indu
stria leggera, dal momenta che gli altri
gruppi offrono anzi nel complesso un mode
sto apporto negativo; la seconda e che gli
aspetti legati a lla composizione settoriale
hanno giocato di norma un ruolo sfavorevo
Ie, a conferma delle debolezze del modello di
specializzazione del tessuto produttivo ita
liano, mentre gli aspetti territoriali appor
tario un contributo positivo di e ntita circa
tre volte superiore a quello negativo attri
buibile agli effetti di composizione, confer
mando che il successo del modello "distret
tuale" si gioca su elementi di attratt iv ita
territoriale in parte di natura economic a
(fa ttori di localizzazione, economie di ag
glomerazione) e in parte legati a elementi
quali il capitale sociale, il capitale umana e
la presenza di beni relazionali.

4.3.3 Evoluzione delle specializzazioni set
toriali tra 1991 e 1996

Un'ultima chiave di lettura della per
manenza e v o lat il ita delle caratteristiche
strutturali dei gruppi d i sistemi locali
individuati nel periodo intercorso tra i
due censimenti del 1991 e del 1996 PUQ
essere ottenuta analizzando l'evoluzione
delle specializzazioni settoriali. Po i che il
procedimento adottato per individuare i
gruppi (analisi delle corrispondenze e clu
ster analyis) e incentrato su l numero di
addetti per divisione di att iv ita economi
ca dei singoli Sll, verificare se e in che
misura i Sll che compongono ogni gruppo
abbiano cambiato specializzazione setto
ri a le 9 fornisce un'indicazione sulla "robu
stezza" della caratterizzazione d i ogni
gruppo e sulla stabil ita nel tempo del

9 La specializzazione settoriale e quantificata caJcolando il quoziente 0 coefficiente di localizzazione, c io e
il rapporto tra la quota di addetti su l totale del settore j-esimo nel sistema i-esimo e la corrispondente quo
ta calcolata su base nazionale. Valori dell'indice compresi tra 0 e 1 per il settore j-esimo indicano che l'area
presenta una specializzazione inferiore a quella media nazionale, mentre valori maggiori di 1 mostrano una
specializzazione superiore a quella media nazionale. Il quoziente di localizzazione e caJcolato con riferimen
to a tutte lc divisioni di a tt iv it a economica nel campo d'osservazione del censimento intermedio per i Sll
appartenenti ai gruppi dei sistemi non specializzati 0 a specializzazione non manifatturiera; con riferimen
to alle divisioni della sezione D (a tt iv ita manifatturiere) per i Sll appartenenti ai gruppi dei sistemi a spe
cializzazione manifatturiera. Va notato che la specializzazione settoriale di ogni sistema non e necessaria
mente coincidente con la caratterizzazione prevalente del gruppo di appartenenza.
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modello di specializzazione e di organiz
zazione produttiva sottostante.

A una prima osservazione (Tavola 4.5 e
Cartogramma 4.2), emerge che nel com
plesso hanno cambiato divisione di spe
cializzazione 307 Sll su 784 (il 39%). Tra
questi, tuttavia, ben 172 Sll risultano
appartenere al gruppo dei sistemi senza

specializzazione, per i quali una notevole
v o la t il it a delle caratterizzazioni produt
tive e implicita nella definizione. I restan
ti 135 Sll si distribuiscono tra i sistemi a
specializzazione non manifatturiera (42
sistemi, pari al 5% del totale) e quelli
a specializzazione manifatturiera (93
sistemi, pari al 12%). Del resto, come si

Tavola 4.5 - Sistemi locali del lavoro per cambio di specializzazione e gruppo di appartenenza.
Variazioni 1991-96 (a) (valori assoluti e composiz iorii percentuali)

GRUPPI Dr SLL
CAMBIO DI SPECIALIZZAZIONE

sl No
Totale

Sistemi senza specializzazione
Sistemi non manifatturieri

Sistemi urbani
Sistemi estrattivi
Sistemi turistici

Sistemi manifatturieri
Sistemi della m an ifattu ra leggera

Sistemi del made in Italy
Sistemi del tessile
Sistemi del cuoio e della pelletteria
Sistemi dell'occhialeria

Altri sistemi manifatturieri
Sistemi dei materiali da costruzione
Sistemi dei mezzi di trasporto
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi

Italia

Sistemi senza specializzazione
Sistemi non manifatturieri

Sistemi urbani
Sistemi estrattivi
Sistemi t u r i s t i c i

Sistemi manifatturieri
Sistemi della m an ifattura leggera

Sistemi del made in Italy
Sistemi del tessile
Sistemi del cuoio e della pelletteria
Sistemi dell'occhialeria

Alt r i s is t em i rn a n ifa t t u r ie ri

Sistemi dei materiali da costruzione
Sistemi dei mezzi di trasporto
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi

Italia

VALORI ASSOLUTI

172 139
42 71

S 31
1 2

33 38
93 267
67 199
62 150

7
5 37

5
26 68
21 51

3 10
2 7

307 477

COMPOSIZIONI PERCENTUALI SUL TOTALE

21,9 17,7
5,4 9,1
1,0 4,0
0,1 0,3
4,2 4,8

11,9 34,1
8,5 25,4
7,9 19.1

0,9
0,6 4.7

0,6
3,3 8,7
2,7 6,5
0,4 1,3
0,3 0,9

39,2 60,8

311
113

39
3

71
360
266
212

7
42

5
94
72
13

9
784

39,7
14,4
5,0
0,4
9,1

45,9
33,9
27,0

0,9
5,4
0,6

12,0

9,2
1,7
1,1

100,0

Fo n te Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, 1996; Censimento delle imprese, delle istituzioni e delle u n ita
locali 1991

(a) II confronto Ie effettuato a parita di campo di osservazione.
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ap profondira nell'analisi dei singoli grup
pi, in molti casi queste dinamiche di spe
cializzazione vanno nella direzione di un
rafforzamento della caratterizzazione dei
sistemi locali nei gruppi.

In particolare, nel gruppo dei sistemi
locali urbani, cambiano di specializzazio
ne 8 sistemi su 39; nella maggior parte dei
casi, la specializzazione si evolve da un
settore industriale a un settore terziario,
o si modifica nell'ambito del terziario, e
in particolare nel comparto dei trasporti;
soltanto in due casi (Matera e Montebello
Ionico) emerge una specializzazione
manifatturiera, nella fabbricazione di
altri mezzi di trasporto. Nel piccolo grup
po dei sistemi locali a specializzazione
estrattiva soltanto in un caso la specializ
zazione si modifica, rna sempre nell'ambi
to dell'estrazione di minerali. II gruppo
dei sistemi locali turistici e invece uno di
quelli in cui le caratterizzazioni risultano
essere pili volatili: 33 Sll su 71 hanno
infatti cambiato divisione di specializza
zione tra il 1991 e il 1996; tuttavia, in ben
24 casi l'evoluzione e nella direzione di una
maggiore qualificazione turistica (alber
ghi e ristoranti, a tt iv i ta ausiliarie e
agenzie di viaggio, trasporti m ar i tt irn i ),
mentre nei restanti 7 rinvia a diverse voca
z ioni terri tori ali de isis te mi lo cali in te
ressati (ad esempio, latt ivtt a estrattiva
per le lo cal ita montane).

Tra i sistemi locali della manifattura
leggera, la maggiore turbolenza si riscon
tra in quelli del made in Italy, in cui cam
biano settore di specializzazione 62 siste
mi su 212: tra i settori che pili frequente
mente compaiono tra quelli di origine (che
cioe erano settori di specializzazione nel
1991, rna non nel 1996) vi sono quelli delle
industrie alimentari, tessili e delle confe
zioni (con 7 casi ciascuno), rna anche del
la lavorazione dei minerali non metalliferi
(6 ca s i) e della produzione di metalli (cin
que casi): tra quelli di destinazione (verso
i quali, ci o e , si indirizzano le "nuove" spe
cializzazioni del 1996) emergono sopra
tutti quello delle confezioni (che raccoglie
15 nuove specializzazioni su 62), quello
della produzione di metalli C7 ca si) e del-

le industrie alimentari (cinque cas i). II
risultato finale e che la composizione del
le specializzazioni settoriali del gruppo 
nonostante le molte variazioni - resta
sostanzialmente invariata; l'unico elemen
to di un qualche rilevo e una tendenza,
espressa sopra ttu tto da alcuni Sll a spe
cializzazione nell'industria tessile nel
1991, a specializzarsi nel comparto "a val
le" dell' industria delle confezioni. Tra i Sll
appartenenti ai gruppi dei sistemi
dell'industria tessile e della fabbricazione
di occhiali nessuno cambia divisione di
specializzazione tra il 1991 e il 1996, men
tre cinque dei 42 sistemi dell'industria del
cuoio e delle calzature risultano avere
modificato la propria specializzazione:
anche in questa circostanza, p e ro , in quat
tro casi su cinque l'evoluzione va nella
direzione di una maggiore qualificazione
(Ia specializzazione di destinazione e
quella dell'industria del cuoio e delle cal
zature 0 quella, collegata, dell' industria
cartaria) .

Tra gli altri sistemi locali manifattu
rieri, soprattutto nei sistemi locali dei
materiali da costruzione emergono fre
quenti cambiamenti nelle specializzazioni
(in 21 Sll su 72); d'altronde, si e g ia osser
va to come questo gruppo sia caratteriz
za to da una certa v ar ieta dei settori pre
senti. Anche in questo caso, poi, come in
quello dei sistemi del made in Italy, gli ele
menti di turbolenza che si rilevano lascia
no sostanzialmente invaria ta la cara tte
rizzazione del gruppo: la divisione dei
materiali di costruzione detiene la mag
gioranza relativa delle specializzazioni
tanto nel 1991 quanto nel 1996, con un'inci
denza maggiore nell'anno finale; tra i set
tori che pili frequentemente compaiono
tra quelli di origine (che cioe erano setto
ri di specializzazione nel 1991, rna non nel
1996) vi sono quelli delle industrie alimen
tari e di quelle meccaniche (con tre casi
c ia scu n o ); tra quelli di destinazione (ver
so i quali, cioe , si indirizzano le "nuove"
specializzazioni del 1996) emergono sopra
tutti quelli dei materiali da costruzione
(che raccoglie quattro nuove specializza
z ion i), e della fabbricazione di articoli in
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Indagine rapida qualitativa sulle impre s e
coinvolte nei patti territoriali

In questi ultimi anni si e no
teuolm ente ampliata la gam
ma di stru.menti di intervento
per lo sviluppo locale.

I patti territoriali di "pri
ma generazione ", c ioe appro
vati nel 1997 dal Comitate in
term in isteriale per la pro
grammazione economica (Ci
p e) con la fase d'istruttoria
delle singole iniziative gestita
direttamente dal Ministero
del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,
sono 12, localizzati nelle regie
ni Campania, Puglia, Cala
bria, Sicilia e Sardegna e arti
colati in 435 iniziative, per
1.245 mtliardi di investimen
ti, un onere della stato di poco
pii; di 910 miliardi e preuisio
ne di oltre sei mila nuove op
portu nita di Iauoro . A fine
1999, 249 avevano ottenuto il
provvedimento di concessione
delle agevolazioni, per una
quota pari al 72% del totale
programmato dal Cipe al 20
dicembre . La distrihuzione dei
contributi presenta molta ua
ri abil ita. le quote maggiori ri
s u lta n o assegnate ai patti di

Enna e Nuoro (rispettiuamen
te il 50,2% e il 36,9%), seguono
quelli di Leece e Brindisi. Al
p atto di Caserta non risultano
erogaz io n i, mentre quote mo
deste sono rife rite a quello del
Miglio d'oro e delle Madonie.
Nel hiennio 1998-99 sono stati
erogat i contrihuti per 144 m i
liardi di lire, pari a circa il
20% delle risorse stanziate dal
Cipe quale onere per lo stato.

L'Istat ha realizzato uriin
dagine rap ida qualitativa ri
volta ad imprese coinvolte in
prevalenza in alc u n i dei patti
cosiddetti di "prima genera
ziorie", al fine di ottenere ele
ment i di valutazione sul loro
uso come strumento di promo
zione dello sviluppo.

Dall'indagine risulta cb e la
quasi totalita dei soggetti in
tervistati considera i patti
territoriali come uno stru
mento strategico, in grado di
contrihuire alla creazione di
nuovi posti di lavoro. Nel det
taglio gli aspetti positivi in
dividuati dalle imprese sono
quelli di auere le poten z ia iita
di innescare u n processo di

"suiluppo co m m is u rato alle
esigenze del territorio ", su pa
ri livelli di imp ort a n z a si se
gnala come rilevante l 'elerncn
to della "concerta z io ne tra gli
attori della sviluppo locale ",
m irata alla promozione d i in
vestimenti integrati e al
rafforzamento e avvio di siste
m i produttivi locali mediante
un processo di condiuisio ne de
gli obiettivi di sviluppo. Il con
cetto d i "p a rtecipae io ne d i
retta degli i mp ren ditor i e st i
m oio per l 'i mprenditoriaiita"
e stato rip o rt ato d al 34,3% de
gli i n teruistat i, rne ntre altri
aspetti come la creazione di
posti di lavoro stabili, L'op
p ortu n ita di legalizzare il
so m merso e la valorizzazione
delle risorse u m a ne si colloca
no ciascu.no su percentuali
molto hasse (circa 5%).

Rispetto agli elementi cor
rettivi 0 innovativi per rendere
phi efficaci i patti territo ri a
li quasi l'80% rep uta necessa
rio prosegu ire lungo la strada
tracciata nella seco n da fase di
p rogram m a z i on e mediante u n
p ro cesso di semplificazione

Tavola 4.6 - Giudizio sulla presenza di alcuni aspetti qualificanti nei patti territoriali. Anno
2000 (composizioni percentualiJ

PRESENZA
ASPETTI

Elevata Sufficiente Scarsa Non sa Totale

Creazione di posti di lavoro 40,3 41,6 9,1 9,1 100,0
Territorio come riferimento della

programmazione 33,8 50,6 5,2 10,4 100.0
Abbandono della logic a assistenzialistica 32.5 37,7 19,5 10.4 100,0
Concertazione tra i soggetti coinvolti 18,2 44,2 33,8 3,9 100,0
Definizione di un'idea coerente per tutto

il territorio del Patto 14,3 41,6 29,9 14,3 100,0
Cultura della re sp o n s a b i l i r.a 14,3 46,8 29,9 9,1 100,0
Pos sib i l ita di ottenere nuovi finanziamenti 13,0 50,6 18,2 18,2 100,0
Chiara definizione delle competenze 9,1 27,3 55,8 7,8 100,0
Valutazione dei programmi 9,1 55,8 18,2 16,9 100,0
Certezza procedurale 6,5 23,4 64,9 5,2 100,0
Rinnovamento della classe dirigente locale 5,2 19,5 53,2 22,1 100,0
T'em p e st iv it a dei finanziamenti 1,3 13,0 80,5 5,2 100.0
Efficienza burocratica 0,0 23,4 72,7 3,9 100,0

Fonte: Istat, Indagine rapida sui patti t e rrit o ria l i , rivolta aile imprese
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Tavola 4.7 - Giudizio sulla rilevanza di fattori discriminanti per 10 sviluppo a livello locale.
Anno 2000 (composizioni percentuali)

RILEVANZA
FATTORI

Elevata Sufficiente Scars a Non sa Totale

Dotazione di infrastrutture 71,4 18,2 9,1 1,3 100,0
Ra p i d it a delle procedure amministrative 67,5 15,6 16,9 0,0 100,0
Sicurezza del territorio 63,6 22,1 11,7 2,6 100,0
Costo del credito 61,0 22,1 11,7 5,2 100,0
Accesso al credito 54,5 24,7 16,9 3,9 100,0
Concessione di agevolazioni fiscali 51,9 24,7 19,5 3,9 100,0
Livello del costa del lavoro 50,6 33,8 13,0 2,6 100,0
Erogazione di contributi in conto capitale 49,4 33,8 14,3 2,6 100,0
Fl e s s i b i l i ta del lavoro 41,6 33,8 20,8 3,9 100,0
Qua lita dell'offerta di lavoro 36,4 42,9 16,9 3,9 100,0
Qu a nt it a dell'offerta di lavoro 26,0 35,1 37,7 1,3 100,0

Fonte: Istat, Indagine rapida sui patti territoriali, rivolta alle imprese

delle procedure amministrati
ve, prevedendo anche maggiori
sinergie tra i diversi soggetti
coinvolti (23,4%). Questi ele
menti si possono collegare con
I'esigenza di rendere la scelta
delle iniziative phi selettiva
("su filiere") e legata sia alla
"qu alita complessiva" del pat
to (sistemi p rem i a rit i), sia so
prattutto alle p rio ritd defini
te nell'ambito di una pro
grammazione phi generale
(19,5%). Sono da sottolineare
ancora altri due elementi che
in qualche modo afferiscono
alla sfera amministrativa del
la gestione dei patti: in primo
luogo, la necessita di disporre
di figure professionali di assi
stenza legata anche all'esigen
za che essa sia piil decentrata
sui territorio (23,4%); in se
condo luogo, la richiesta di ac
cellerare l'manazione dei de
creti individuali (20,8%).

Agli intervistati e chiesto
un giudizio sult'tntenstta del
la presenza di alcuni elementi
qualificanti nei patti (Tavola
4.6): i principal! aspetti se
gnalati riguardano la creazio
ne di posti di lavoro, l'abban
dono della log ic a assistenzia
listica, l'attenzione rivolta ai
le vocazioni pro du ttive del ter-

ritorio e la valutazione dei
programmi presentati. Di con
tro, oltre i due terzi degli in
tervistati esprimono un giudi
zio sostanzialmente negativo
sulle procedure seguite, sui
tempi di erogazione dei finan
ziamenti e sui comportamenti
della classe dirigente locale, a
ulteriore conferma che i limiti
di questa nuovo strumento
stanno proprio negli aspetti
di gestione amministrativa.

L'indagine ha permesso di
acquisire giudizi circa i princi
pali fattori che qualificano i
patti (Tavola 4.7). Con riferi
mento al territorio in cui ope
rano, oltre il 70% delle imprese
indica, tra i fattori che assu
mono riiieuo per la possibilita
di "suiluppo dal basso ", la do
tazione di infrastrutture, se
guono, in ordine di importan
za, la rapidita delle procedure
amministrative, la sicurezza
del territorio e il costa del ere
dito, fattori giudicati di eleva
ta rilevanza da oltre il 60% del
le imprese, Agevolazioni fiscali,
erogazione di contributi in con
to capitate e l'accesso al credito
sono ritenuti molto importanti
da circa la meta degli impren
ditori intervistati. Un giudizio

di minore rilevanza uiene
espresso sull 'offerta di lavoro,
sulla flessibilitd e sul livello del
costa del lavoro.

L'indagine infine ha cercato
d i mettere in evidenza il rap
porto tra l 'i m.pres a e il p atto
in cu i essa e inserita. 1 sogget
t i che han no maggiormente
coinvolto le imprese nel "pro
getto-patto" sono state le or
ganizzazioni di categoria, al
tre imp rese hanno aderito su
iniziativa individuale, allo
scopo di ottenere nuovi finan
ziamenti (40%) e di creare
nuovi posti di lavoro 07,7%).
Nella maggior parte dei casi,
L'i rnpres a e stata interessata
esclusivamente all'elaborazio
ne del proprio progetto, men
tre soltanto il 15% ha p a rteci
p ato "al tavolo di concertazio
ne" contribuendo quindi anche
alla definizione del progetto
co mplessiuo ,

Nella fase di progettazione
il grado di collaborazione da
parte del soggetto responsabile
del patio, delle associazioni de
gli industriali e delle banche e
stato ritenuto moderato; di
contro, p iuttosto scarsa e st a
ta t'intesa con i soggetti p ubbli
ci locali e con i sindacati.
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gomma e plastica e dell' industria elettro
meccanica (tre casi ciascuno). Nei sistemi
dei rnezzi di trasporto e degli apparec cb i
radiotelevisivi i Sll che cambiano divisio
ne di specializzazione sono rispettivamen
te tre e due (su un totale di 13 e 9 Sll nei
gruppi di appartenenza): nella quasi
total ita dei casi l'evoluzione va nella dire
zione di una maggiore qualificazione dei
gru ppi (Ia specializzazione di destinazio
ne e quella che caratterizza il gruppo - il
caso pili rilevante e la nuova localizzazio
ne di Melfi - 0 una strettamente collegata
- come e il caso delle macchine per ufficio
a Caserta).

4.4 Profilo produttivo dei sistemi locali
nel1996

4.4.1 Sistemi locali senza specializzazione

Questo gruppo, come si e anticipato,
comprende i sistemi locali privi di una
caratterizzazione settoriale specifica; le
specializzazioni che comunque emergono
dall'analisi - commercio e costruzioni 
non sono infatti legate a fattori di loca
lizzazione specifici, rna sono distribuite
suI territorio proporzionalmente alla pre
senza antropica. Sotto questo profilo si
tratta di "sistemi senza q u al ita", che non
mostrano vocazioni specifiche e non risul
tano finora investiti da processi di svilup
po; d'altro canto, si tratta anche di siste
mi in cui la via dello sviluppo per "conta
minazione" non e preclusa, proprio per
l'assenza di attitudini produttive p a rt i
colari. Va inoltre tenuto presente che
l'analisi - essendo fondata sui risultati del
Censimento intermedio dell'industria e
dei servizi del 1996 - non puo tenere conto
dell'eventuale esistenza di specializzazio
ni nel settore prima rio (agricoltura, silvi
coltura e pesca), che sono invece significa
tive in alcuni sistemi, soprattutto meri
dionali e insulari.

E il gruppo pili consistente per numero
di Sll, rna non sotto il profilo demografico:
ne fanno parte quasi 2.300 comuni e vi
risiedono quasi 13 milioni di persone. La
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distribuzione su l territorio nazionale non
e uniforme: 82 Sll sono localizzati nel Cen
tro-nord, rna ben 229 appartengono al
Mezzogiorno. Complessivamente, questo
gruppo rappresenta il 22,4% della popola
zione nazionale, rna l'incidenza va crescen
do a partire dal Nord-ovest (dove rappre
senta soltanto il 6,2%) per raggiungere il
47,0% nelle Isole; dunque, vive in Sll senza
una spiccata vocazione economica soltan
to il 10,3% della popolazione del Centro
nord, rna il 43,5% di quella del Mezzogior
no. Si tratta comunque, in genere, di Sll di
ridotte dimensioni, tanto per numero di
comuni che li costituiscono, quanto per
numero di abitanti.

Sotto il profilo geografico (Cartogram
rna 4.3), i sistemi del Nord appartenenti a
questo gruppo si collocano soprattutto
nella fascia montana alpina e appennini
ca, mentre al Centro investono una fascia
che, dalla costa toscana e laziale si spinge
verso l'entroterra umbro. Nel Mezzogior
no, i sistemi locali di questo gruppo co sti
tuiscono quattro grandi blocchi geografi
camente contigui: il primo comprende
quasi tutto il Gargano e si spinge
nell'entroterra fino al Sannio e all'Irpinia;
il secondo abbraccia il Cilento, gran parte
della provincia di Potenza, qualche area
pugliese e la Calabria quasi per intero; il
terzo interessa la Sicilia, con l'esclusione
di alcune aree soprattutto costiere; il
quarto investe la parte centrale della Sar
degna.

In termini di tessuto produttivo, nono
stante questo gruppo sia quello che riuni
sce il maggior numero di Sll, gli addetti
complessivi sono il 14,2% del totale e quel
Ii manifatturieri il 9,1%. Si tratta di
sistemi caratterizzati dalla piccolissima
dimensione d'impresa: quasi due terzi del
le u n ita locali di questo gruppo hanno
me no di dieci addetti. La dimensione
media e significativamente pili bassa nel
Mezzogiorno che nella media nazionale e
naturalmente nel Centro-nord; il divario e
ancora pili sensibile se si concentra
l'attenzione sulle sole a tt iv ita manifattu
riere. Di conseguenza, in termini di addet
ti questo gruppo e costituito per il 56,5%
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da u n ita locali meridionali (per il com
plesso dei settori produttivi censiti, la
quota attribuibile al Mezzogiorno non
raggiunge il 21%).

Le composizioni e specializzazioni set
toriali sono riportate per tutti i gruppi
nella Tavola 4.8. Nel gruppo in oggetto, a
livello di sezione emergono le costruzioni e
il commercio, in cui e attivo circa un terzo
degli addetti: in quest'ultimo comparto,
la maggior parte degli addetti opera nella
divisione del commercio al dettaglio,
seguita da quella del commercio all'ingros
so e dalle attiv ita di commercio, manuten
zione e riparazione di autoveicoli e moto.
Inoltre, vi e una percentuale leggermente
pili alta rispetto alla media nazionale di
addetti agli alberghi e a i ristoranti: cia
accade perche il gruppo comprende anche
alcuni sistemi locali a vocazione turistica
importante, anche se non esclusiva: alcuni
sistemi alpini, l'estremo ponente ligure,
alcuni sistemi costieri del Tirreno (tra cui
Cecina, Grosseto, Terracina, Capaccio,
Praia a Mare, Scalea, Cefalu, Bosa e
Castelsardo) edell'Adriatico (Portogrua
ro, San Dona del Piave, Comacchio e Vico
del Gargano).

Il ruolo delle a tt iv it a manifatturiere e
piuttosto ridotto: la percentuale di
addetti occupati in questo settore e sensi
bilmente pili bassa della media nazionale.
Importante e comunque il ruolo dell'indu
stria alimentare, che e l'attivita m a n if at
turiera pili diffusa nelle regioni meridio
nali e che in questo gruppo occupa una
quota importante degli addetti. Vi sono
anche specializzazioni specifiche, di cui e
un esempio l'industria del tabacco.

Tra le caratteristiche demografiche e
sociali (Tavola 4.9) emerge in primo luogo
la prevalenza degli occupati maschi: il
rapporto di m a s c o lin ita (2,2 uomini occu
pati per ogni donna) e secondo soltanto a
quello del gruppo specializzato nell'estra
zione dei minerali. Anche la distribuzione
degli occupati per titolo di studio mostra
delle differenze significative tra gli u orn i
ni e le donne. Per gli uomini e infatti pili
elevata della media nazionale la percen-

tuale di occupati senza titolo di studio
(2,1% contra 1,2%) 0 con il solo titolo
dell'obbligo (60,4% contro 58,1%), mentre e
pili bassa della media la percentuale di
occupati con titolo di studio di scuola
media superiore 0 laureati. Tra le donne
prevalgono le situazioni estreme: vi e una
percentuale molto elevata rispetto alla
media di donne occupate senza titolo di
studio (2,3% contra 1,3%) rna anche una
percentuale elevata di donne occupate lau
reate 03,2% contro 11,8%).

4.4.2 Sistemi locali non manifatturieri

Sistemi locali urbani

Tra i gruppi a specializzazione non
manifatturiera, emerge nettamente quello
- costituito da 39 sistemi locali - che r iu
nisce i pili importanti sistemi urbani del
Paese (in rosso nel Cartogramma 4.4),
come quelli di Roma (con Civitavecchia e
Ap ri li a), Milano-Lodi, Napoli e Venezia
Padova (tutti con oltre un milione di ab i
tanti), rna anche quelli di Genova-Savona,
Palermo, Bologna, Catania, Messina-Reg
gio di Calabria (con Montebello Ionico),
Cagliari, Trieste-Monfalcone, Brindisi,
Livorno (con Pontedera e Rosignano Marit
t imo ) e Siracusa (che hanno pili di 250
mila abitanti). Fanno inoltre parte del
gruppo molti sistemi urbani di medio
livello, quali Ivrea, La Spezia, Ancona, Via
reggio, Foligno, Castellammare di Stabia,
Foggia, Matera, Catanzaro, Gela, Olbia e
Sassari.

Dato il carattere prevalentemente urba
no dei sistemi che 10 compongono, sotto il
prafilo demografico questo gruppo e il pili
grande e il pili densamente popolato (593
abitanti per k m-): Si tratta per 10 pili di
Sll di grandi dimensioni quanto a numero
medio di abitanti (quasi 450 mila in
media), rna non per numero dei comuni.
La distribuzione sul territorio e ovviamen
te influenzata da quella delle conurbazio
ni. Di conseguenza, in questo gruppo, Cen
tro e Isole so no relativamente pili rappre
sentati che nel complesso dei sistemi loca-
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Tavola 4.8 - Addetti aIle urrita locali per gruppo di sistemi locali del lavoro e attivlta economica
di specializzazione. Anno 1996 (composizioni percentuali e coefficienti di localizza
zione (a))

ATfIVITA. ECONOMICHE Dr SPECIALIZZAZIONE
(SEZIONI E DIVISIONI) (e)

Incidenza
percentuale

sul rotale
del gruppo

Incidenza
percentuale

totale

economica
localizzazicne

Composizione
percentuale

(b)

Co s t r u z i o n i
Co mmcrc io a ll'Irigrosso e al dettaglio

Cornme rcro al dettaglio, escluso auto e m o to , riparazione
di beni personali e per la casa

Co m mcrc io a ll'Irig ro sso e i nte rmc d ia r i del commercia, autoveicoli
e moro esclusi

Cornmerc io , manutenz.ione e ri p ara z io ne. autoveicoli e moro.
vendita al dettaglio d i carburante

Alberghi e ristoranti
At t i v it a m a n ifa t t u r i e r e

Industrie alimentari e del1e bevande
Industria del tabacco

Tr a s p o rt i , magazzinaggio e comunicazioni
Trasporti a e re i
Trasporti m a r itt im i e per vic d'acqua
At t iv i t a eli supporto e d a u s i l i a r ie dei trasporti; a tt iv i t a

delle agenzie eli viaggio
Paste e teleeomunicazioni
Tra s p o r t i terrestri; trasparti mediante eondotte

Intennediazione mo ne ta r ia e finanziaria
Intermediazione moneta ria e finanziaria (escluse assieurazioni

e fondi pensione)
Assieurazioni e fondi pensione, esc1use Ie a ss icuraz io ni sociaIi

obbligatorie
At t iv it a a u s il i a r i e della inte r m e di a z io n e finanziaria

Att iv ita imrn o b i l ia r i , noleggio, in fo rm a t i c a , rice rca, altre
a tt iv i t a professionali e imprenelitoriali
Altre a tt iv it a professionali ed imprenditoriali
At t i v i t a i m m o b i l ia r i

Altri servizi pubblici, soeiati e personali
Smaltimento dei rifi u t i solidi, delle acque eli scarico e simili
Att iv i ta ricr e at ive , culturali e sportive

At t i v i t a manifatturiere
Editoria, s t a m p a e riproduzione di su p p o r t i rcgistrati

Estrazione eli m i n c ra l i
Estrazione d i carbon fossile e lignite; estrazione eli torba
Esr r a z i o n e di mincrali metaIlifcri

At t i v i t a m a n i fa t t u r i e r e
Produ z io n e di metalli e loro leghe
Fabbricazione e lavorazione de i proelotti in metallo, escluse

maechine e i rn p ian t i

Alberghi e ristoranti
Co m m c rc io a ll'Ing rosso e a l dettaglio

Comme rcio ai dettaglio, escluso auto e moto; rip a ra z i o n e eli beni
personali e p e r la casa

Att ivit a i m m o b i l i a ri , noleggio, informatica, ricerca, altre a tt iv it a
professionali e imprenditoriali
At t i v i t a immobiliari

Altri s e rv i z i pubblici, sociali e persona li
Att iv i t a r ic r e at ive , culturali e sportive
Altre a t t iv i ta dei s e rv iz i

Costruzioni

SISTEMI SENZA SPECIALIZZAZIONE
13,7 20,0 1,41
28,1 18,3 1.28

16.4 20,3 1,43

7.1 14,2 1,00

4.6 20.1
6,5 17,5

22,6 9,1
4,3 19,6 .38
0.2 31,5 2,21

SISTEM1 URBANI
11,5 44,7 1.47
0,5 89,7 2,95
0,5 87,8 2,89

2,5 52,2 1.72
3,1 44,3 1.46
5,0 38,5 1.27
5,8 43,4 1,43

4,1 42,6 1,40

0,8 71.8 2,36
0,9 34,4 1. 13

15,4 41,3 1.36
11.1 40.5 1,33

1,5 37,3 1.23
3,7 35,2 1.16
0,7 44,1 1,45
1,2 49,8 1.64

25.2 21,8 0,72
1,9 44.6 1,47

SISTEMI ESTRATTIVI
9,1 3,9 28,92
4.2 95.5 705,27
3,3 81.2 599,66

28,7 0.1 0,82
H,1 1,9 14,32

5,0 0,2 1.11

SISTEMI TURISTICI
26,4 12,8 5,01
22.6 2,7 1,04

15,3 3.4 1,33

8,5 1,9 0,75
1,6 3,3 1,30
3,7 2,9 1,15
0,8 3,0 1.16
2,6 3,2 1,24

12.1 3,2 1.24

9,7
21,9

11 ,5

7,1

3,2
5,3

35,2
3.2
0.1

7,9
0,2
0,2

1,4
2,1
4,0
4,1

2,9

0.3
D,8

11

1.
3.2
0,5
0,7

35,2
1,3

0.3

35,2
1,0

4,5

5,3
21,9

i r

SISTEMI DEL MADE IN ITALY
38,0 1
58.0 12
50,4
46,9

At t i v i t a manifatturiere
Fabbricazione di m o b il i: a ltr e industrie ma n ifa tt u r i c re
Industrie tessili
Fabbricazione di articoli in gomrna e materie plastiehe
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse

ma cchirie e impianti
Fabbricazione ma cchine ed appareeehi me cca n ici: installazione

e ri p a ra z i o n c

487
4:8
46
2.5

7,3

6,4

44,2

43,9

1,61

1.60

35,2
2,2
2,5
1.4

4,5

4.0

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi
(a) Si veda la nota 9 del presente capitolo.
(b) La somma delle sezioni non da 100 po ich e sono considerate sol tanto le a tt iv i ta economiche di specializzazione.
(c) Le a tt iv i t a economiche d i specializzazione sono riportate in ordine decrescente di irn po rt a nz a secondo la caratterizza

zione dei gruppi dei siste m i locali del lavoro Cvalore test della cluster analysis).
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4. SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA DEI SISTEMI LOCAL! DEL LAVORO

Tavola 4.8 (segue) - Addetti aIle 'urrira locali per gruppo di sistemi locali dellavoro e attivita eco
nomica di specializzazione. Anno 1996 (composizioni percentuali e coefficien
ti di localizzazione (a »)

ATTIvlTA ECONOMICHE DI SPECIALIZZAZIONE
(SEZIONI E DIVISION!) (e)

Incidenza
pcrcentuale

sui totale
del gruppo

Incidenza
percentuale

sul totale
dell'attivlta
economics

Coefflciente
eli

localizzazione

Composiztone
percentuale

o»

SISTE'>JJDEL CUOIO E DELLA PELLETTERlA
41,7 8,5 1,18

SlSTEMI DELL'OCCHlALEHIA

0,5 1,39

At t i v i t a m a n ifa t t u ri c re
Tndustrie tessili
Confczione di articoli eli vest i a rio ; preparazione e ti n ru ra eli pellicce

At t iv i t a m a n ifa t t u r i e r e
Preparazione e coneia cu o io ; fabbricazione artico1i da viaggio. b orsc .

calzature
Fabbricazione della pa sta-c art a , della carta e dei prodotti di carta
Editoria, s t a m p a e riproduzione eli supporti registrati

At t i v i t a manifatturiere
Fabbricazione apparecchi m e d ic a l i. precisione, strumenti o tt ic i

e orologi
Industria del legno e prodotti in legno, sughcro , paglia, esclusi i mobili
Fabbricazione di macchine e d apparecchi elettrici n.c.a .
Fabbricazione eli prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

56,0
36,5

3,6

13,6
1,5
1.4

48,8

22,6
2.6
2,4
2,7

SISTEMI DEL TESSILl'
2,6

23,9
2.4

58,3
17,3
7,8

9,3
0,8
0,6
0.6

1, 59
14,60

1,44

8,11
2,41
1.09

24,09
2,08
1,60
1,46

35,2
2,5
2,5

35,2

1.7
0,6
1,3

35,2

0,9
1,2
1,5
1.8

At t iv i t a m a n ifa t t u ri c r e
Fabbricazione eli pradotti della lavorazione eli minerali non m e ta l l ifc r i
Industrie alimentari e delle bevande
Fabbricazionc macchine cd apparecchi meccanici; installazione e

riparazione
Fabbricazione di coke, raffinerie eli petrolio, t ra t t a m ento combustibili

nucleari
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine

e i rn p ia n t i
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

SISTEMI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
39,9 10,9 1,13

5,6 29,6 3,07
5,3 16,3 1,69

6,5 15,6 1.62

0,2 11,9 1,23

5,5 11,8 1,23
1,9 11,8 1,22

35,2
1,8
3,2

4,0

0,2

4,5
1.5

0,3 9,9 2,00
1,1 7.4 1.50
2.0 6,7 1,36

5,7 6,3 1,27
1,8 6,3 1,27

At t iv i t a manifatturiere
Fabbricazione d i autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione eli macchinc per ufficio, eli elaboratori e s iste rni

informatici
Fabbricazione di altri mezzi eli trasporto
Fabbricazione eli macchine c d apparecchi elettrici n.c.a.
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse mac chine

e i rn p i a n t i
Fabbricazione eli a rt ic o l i in g o mrn a e materie plastiche

41,2
13,5

SISTEMI DEI MEZZI DJ TRASPORTO
5,8 1,17

49,7 10,04
35,2

1,3

0,1
0,7
1,5

4,5
1,4

Att i v i t a manifatturiere
Fabbricazione apparecchi rad iotc lcvis i v i e per Ie comunicazioni
Fabbricazione d i ma cchine per ufficio, eli elaboratori e s i st crn i

i n fo rm a t i c i
In du st r ia del tabacco
Fabbricazione eli prodotti c h im ic i c eli fibre sintetiche e artificiaIi
Fabbricazione di articoli in g o mma e ma te rie p la st ich e
Fabbricazione eli macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.
Fabbricazione eli coke, raffinerie eli p et ro li o , t ra t t a me n to cornb u st ib il i

nucleari
Fabbricazione della pasta-carta, d e lla carta e d e i proclotti d i carta
Fabbricazione di altri mezzi d i trasporto

SlSTEMl DEGLJ APPARECCHI RA,DJOTELEVISIVI

34,9 1 0,99
6,6 12,9 8,86

0,8 8,7 5,99
0,2 4,1 2,78
2,8 2,7 1,83
2,5 2,6 1, 76
2,1 2, ] 1,41

0,2 1,9 1,33
0,8 ] ,9 1,30
0,9 1,8 1,24

35,2
0,7

0,1
0,1
1,5
1,4
1,5

0,2
0,6
0,7

Fonte: Istat, Censimento int e rrn e dio delJ'inclustria e dei s e rv i z i
(a) Si veela la nota 9 del presente cap ito lo.
(b) La somma delle sezioni non da 100 poich e sono considerate soltanto Ie att iv ita economiche eli s p e ci a l i z z a z i o n c .
(c) Le a tt iv it a economiche d i specializzazione sono riportate in o rd ine elecrescente d i importanza secondo la caratterizza

zione d e i gruppi de i sistemi locali del lavoro (valore test c1elJa cluster analysis).
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Tavola 4.9 - Occupati per titolo di studio, posizione nella professione, professione e principali
indicatori di struttura demografica per sesso e gruppo di sistemi locali del lavoro.
Anno 1996 (composizio ni percentu ali)

TITOLO DI STUDIO POSIZIONE NELLA PROFESSIONE
GRUPPI DI SLL Senza Licenza Media Dipcn- Indipendenti

titolo elernen- infe- Diploma Laurea Totale denti Im prc n-
tare ri o re ditori Altri Totale

MASCHI

Sistemi senza specializzazione 2,1 19,2 41,2 28,5 8,9 100,0 67,3 2,0 30,7 100,0
Sistemi non manifatturieri 1,1 15,5 39,2 33,2 11,0 100,0 70,1 2,1 27,8 100,0

Sistemi urbani 1,1 15,2 38,9 33,5 11,3 100,0 70,5 2,1 27,3 100,0
Sistemi estrattivi 2,2 19,1 47,2 23,9 7,6 100,0 70,5 1,9 27,6 100,0
Sistemi turistici 1,1 17,9 42,0 31,3 7,7 100,0 65,5 1,9 32,6 100,0

Sistemi manifatturieri 0,9 17,5 41,9 31,4 8,2 100,0 66,8 2,6 30,6 100,0
Sistemi della m an ifattura leggera 0,9 17,6 42,6 30,9 8,0 100,0 66,8 2,7 30,4 100,0

Sistemi del made in Italy 0,9 17,2 42,7 31,1 8,1 100,0 67,6 2,7 29,7 100,0
Sistemi del tessile 0,8 20,6 44,9 26,9 6,8 100,0 63,6 3,0 33,4 100,0
Sistemi del cuoio e della pelle 1,2 18,7 41,9 30,2 8,1 100,0 63,9 2,9 33,2 100,0
Sistemi dell'occhialeria 0,1 17,4 35,4 41,8 5,3 100,0 71,0 2,9 26,1 100,0

Altri sistemi manifatturieri 1,0 17,3 40,5 32,3 8,8 100,0 66,7 2,4 31,0 100,0
Sistemi dei materiali da costruzione 0,9 18,6 40,0 31,9 8,6 100,0 64,2 2,1 33,7 100,0
Sistemi dei m e z z i di trasporto 0,9 15,1 40,8 34,0 9,2 100,0 70,8 2,8 26,3 100,0
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi 1,6 16,3 42,3 31,0 8,8 100,0 68,9 2,6 28,4 100,0

Italia 1,2 17,2 40,9 31,4 9,3 100,0 67,9 2,3 29,7 100,0

FEMMINE

Sistemi senza specializzazione 2,3 15,4 29,5 39,6 13,2 100,0 74,0 1,0 25,0 100,0
Sistemi non manifatturieri 1,1 11,6 29,4 43,3 14,6 100,0 79,0 0,8 20,2 100,0

Sistemi urbani 1,1 11,4 29,1 43,5 15,0 100,0 79,5 0,8 19,7 100,0
Sistemi estrattivi 2,3 11,2 32,4 39,1 15,0 100,0 74,2 0,8 25,0 100,0
Sistemi turistici 1,2 13,9 32,9 42,1 9,8 100,0 73,5 0,6 25,9 100,0

Sistemi manifatturieri 1,1 14,9 35,0 39,4 9,6 100,0 75,6 1,0 23,4 100,0
Sistemi della manifattura leggera 1,1 14,7 36,2 38,7 9,2 100,0 76,3 1,1 22,6 100,0

Sistemi del made in Italy 1,0 14,0 36,8 38,9 9,3 100,0 76,8 1,1 22,1 100,0
Sistemi del tessile 1,0 18,7 38,6 35,2 6,5 100,0 74,5 0,8 24,7 100,0
Sistemi del cuoio e della pelle 1,5 16,7 33,5 38,6 9,7 100,0 74,8 1,2 24,0 100,0
Sistemi dell'occhialeria 0,2 14,7 34,1 43,1 7,9 100,0 76,8 0,8 22,3 100,0

Altri sistemi manifatturieri 1,2 15,2 32,2 40,9 10,5 100,0 74,0 0,9 25,1 100,0
Sistemi dei materiali da costruzione 1,1 15,7 32,0 41,1 10,0 100,0 73,6 0,8 25,7 100,0
Sistemi dei mezzi di trasporto 1,3 13,4 34,1 40,7 10,5 100,0 76,1 1,1 22,8 100,0
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi 1,8 17,2 28,0 40,1 12,9 100,0 70,5 1,0 28,5 100,0

Italia 1,3 13,9 32,3 40,6 11,8 100,0 76,4 1,0 22,7 100,0

TOTALE

Sistemi senza specializzazione 2,2 18,0 37,6 32,0 10,2 100,0 69,4 1,7 28,9 100,0
Sistemi non manifatturieri 1,1 14,1 35,8 36,7 12,3 100,0 73,2 1,6 25,1 100,0

Sistemi urbani 1,1 13,9 35,5 36,9 12,6 100,0 73,7 1,7 24,7 100,0
Sistemi estrattivi 2,2 16,9 42,9 28,3 9,7 100,0 71,6 1,6 26,9 100,0
Sistemi turistici 1,2 16,5 38,8 35,1 8,5 100,0 68,3 1,5 30,2 100,0

Sistemi manifatturieri 1,0 16,5 39,3 34,4 8,8 100,0 70,1 2,0 27,9 100,0
Sistemi della manifattura leggera 1,0 16,5 40,2 33,8 8,5 100,0 70,4 2,1 27,5 100,0

Sistemi del made in Italy 0,9 16,0 40,5 34,0 8,5 100,0 71,0 2,1 26,9 100,0
Sistemi del tessile 0,9 19,8 42,4 30,2 6,7 100,0 67,9 2,1 30,0 100,0
Sistemi del cuoio e della pelle 1,3 17,9 38,7 33,4 8,7 100,0 68,0 2,2 29,8 100,0
Sistemi dell'occhialeria 0,2 16,3 34,9 42,3 6,4 100,0 73,4 2,1 24,5 100,0

Altri sistemi m an ifatt u rieri 1,1 16,6 37,4 35,5 9,4 100,0 69,4 1,8 28,8 100,0
Sistemi dei materiali da costruzione 1,0 17,5 37,0 35,4 9,2 100,0 67,8 1,6 30,6 100,0
Sistemi dei mezzi di trasporto 1,1 14,4 38,3 36,5 9,7 100,0 72,8 2,2 25,0 100,0
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi 1,7 16,6 37,7 33,9 10,1 100,0 69,4 2,1 28,5 100,0

Italia 1,3 16,1 37,9 34,6 10,1 100,0 70,9 1,9 27,2 100,0

Fonte: Istat, Stima per piccole aree basata sui dati elementari dell'indagine sulle forze di lavoro; Indagine Posas
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4. SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA DEI SISTEMI LOCALI DEL LAVORO

Tavola 4.9 (segue) - Occupati per titolo di studio, posizione nella professione, professione e prin-
cipaIi indicatori di struttura demografica per sesso e gruppo di sistemi loca-
Ii dellavoro. Anno 1996 (composizioni percentuali e indicatori di struttura
demografica)

PROFESSIONE (a) INDICATOR! DI STRUTTURA DEMOGRAFICA
BCHS BCLS WCHS WCLS Totale Indice Indice di Indice di Rapporto

di dip en- lavoro di ma sco-
GRUPPI DI SLL vecchiaia denza poten- l i n i t a

(b) dei giovani ziale degli
(c) (d) o ccu p a t i

(e)

MASCHI
Sistemi senza specializzazione 31,3 21,3 23,8 23,7 100,0 82,2 25,8 68,0
Sistemi non manifatturieri 25,8 19,1 30,1 25,0 100,0 84,6 22,4 70,7

Sistemi urbani 25,1 19,1 30,7 25,1 100,0 83,7 22,4 70,8
Sistemi estrattivi 33,4 22,7 21,8 22, ] 100,0 80,4 23,3 70,4
Sistemi turistici 33,3 18,7 23,5 24,5 100,0 95,9 21,9 69,9

Sistemi manifatturieri 33,3 20,8 25,0 21,0 100,0 103,5 20,5 70,6
Sistemi della manifattura leggera 34,2 20,4 24,8 20,6 100,0 100,4 20,6 70,8

Sistemi del made in Italy 34,0 20,9 24,9 20,2 100,0 98,5 20,5 71,0
Sistemi del tessile 32,5 25,4 23,1 18,9 100,0 115,5 18,6 71,4
Sistemi del cuoio e della pelle 35,5 17,1 25,1 22,3 100,0 104,8 21,2 69,7
Sistemi dell'occhialeria 37,8 17,8 22,0 22,4 100,0 113,6 18,7 71,4

Altri sistemi manifatturieri 31,2 21,6 25,3 21,9 100,0 110,1 20,2 70,2
Sistemi dei materiali da costruzione 33,7 20,8 24,7 20,8 100,0 126,3 18,8 70,1
Sistemi dei mezzi di trasporto 27,7 23,3 26,7 22,2 100,0 105,3 19,7 71,2
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi 26,5 21,9 24,8 26,9 100,0 70,4 27,4 68,1

Italia 30,5 20,3 26,3 22,8 100,0 91,9 22,3 70,1

FEMMINE
Sistemi senza specializzazione 12,5 15,9 36,6 35,1 100,0 119,7 24,3 65,2
Sistemi non manifatturieri 7,7 13,6 38,8 39,9 100,0 134,8 20,9 67,1

Sistemi urbani 7,3 13,7 39,6 39,4 100,0 134,0 20,9 67,2
Sistemi estrattivi 7,8 11,5 38,6 42,2 100,0 111 ,5 21,9 68,4
Sistemi turistici 11,0 13,0 30,8 45,3 100,0 147,2 21,0 65,8

Sistemi manifatturieri 15,2 17,3 29,6 37,9 100,0 163,1 19,6 66,0
Sistemi della m a n ifattu ra leggera 16,2 17,5 29,1 37,3 100,0 159,4 19,8 66,1

Sistemi del made in Italy 15,2 18,0 29,3 37,6 100,0 157,3 19,8 66,3
Sistemi del tessile 17,4 23,4 23,3 35,8 100,0 188,2 17,9 65,9
Sistemi del cuoio e della pelle 19,7 14,3 29,6 36,3 100,0 160,5 20,2 65,6
Sistemi dell'occhialeria 18,9 17,0 25,3 38,7 100,0 209,9 18,1 64,1

Altri s is t e m i manifatturieri 13,2 16,7 30,8 39,3 100,0 171,2 19,3 65,6
Sistemi dei materiali da costruzione 13,5 16,5 30,3 39,7 100,0 198,6 18,0 65,0
Sistemi d e i mezzi di trasporto 12,0 17,5 30,9 39,6 100,0 162,2 18,7 67,1
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi 14,8 16,1 33,8 35,2 100,0 105,7 26,1 65,1

Italia 12,4 15,9 33,7 38,0 100,0 142,8 21,1 66,2

TOTALE
Sistemi senza specializzazione 25,3 19,5 27,8 27,3 100,0 100,5 25,1 66,6 2,2
Sistemi non manifatturieri 19,4 17,2 33,2 30,2 100,0 109,0 21,6 68,9 1,9

Sistemi urbani 18,9 17,2 33,8 30,1 100,0 108,2 21,6 68,9 1,9
Sistemi estrattivi 25,9 19,4 26,7 28,0 100,0 95,4 22,6 69,3 2,5
Sistemi turistici 25,3 16,6 26,1 32,0 100,0 120,8 21,5 67,8 1,8

Sistemi manifatturieri 26,5 19,4 26,7 27,3 100,0 132,5 20,0 68,2 1,7
Sistemi della manifattura leggera 27,5 19,3 26,4 26,8 100,0 129,1 20,2 68,4 1,7

Sistemi del made in Italy 27,0 19,8 26,5 26,7 100,0 127,1 20,2 68,6 1,7
Sistemi del tessile 26,6 24,6 23,2 25,6 100,0 150,9 18,2 68,6 1,5
Sistemi del cuoio e della pelle 29,5 16,1 26,8 27,6 100,0 132,0 20,7 67,6 1,7
Sistemi dell'occhialeria 29,9 17,5 23,4 29,2 100,0 160,5 18,4 67,6 1,4

Altri s iste m i m a n ifattu rieri 24,4 19,8 27,4 28,4 100,0 139,7 19,8 67,8 1,7
Sistemi dei materiali da costruzione 26,0 19,1 26,9 28,0 100,0 161,4 18,4 67,5 1,6
Sistemi d e i mezzi di trasporto 21,7 21,1 28,3 28,8 100,0 132,9 19,2 69,1 1,6
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi 22,7 20,0 27,7 29,6 100,0 87,6 26,7 66,6 2,1

Italia 24,1 18,7 29,0 28,2 100,0 116,6 21,7 68,1 1,8

Fonte: Istat, stima per piccole aree basata sui dati elementari dell'indagine sulle forze di lavoro; Indagine Posas
(a) Le quattro voci sono state ottenute raggruppando i grandi gruppi della Classificazione delle professioni, 1991: WCLS, col-

letti bianchi a bassa qualificazione (gruppi 4 e 5); WCHS, colletti bianchi ad alta qualificazione (gruppi 1-3), BCLS, col-
letti blu a bassa qualificazione (gruppi 7 e 8); BCHS, colletti blu ad alta qualifieazione (gruppo 6);

(b) Popolazione in eta 65 anni 0 p iu sulla popolazione in eta minore di 15 anni '100,
(e) Popolazione in eta minore di 15 anni su popolazione in eta 15-64 anni '100,
(d) Popolazione in eta 15-64 anni su popolazione totale '100,
(e) Occupati masehi per ]00 fe mm i ne.
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li, mentre Nord-est e Mezzogiorno conti
nentale 10 sono relativamente meno.

Il gruppo dei sistemi urbani risulta
essere il pili grande anche sotto il profilo
produttivo, con 4,2 milioni di addetti, di
cui oltre un milione opera ne11e att ivita
manifatturiere. La presenza manifattu
riera, per altro, e in questo gruppo tra Ie
pili basse: a fronte di una situazione
nazionale rife rita a11'insieme dei S11 in cui
gli addetti manifatturieri sono pili di un
terzo del totale, in questo gruppo la loro
incidenza e di un quarto, inferiore soltan
to a quella rilevata nel gruppo dei sistemi
senza specializzazione e in qu e llo dei
sis temi tu ris tici. La s tru ttura dimensi 0

nale delle un ita locali presenti a11'interno
del gruppo dei sistemi urbani e fortemen
te sbilanciata verso la grande e grandissi
rna dimensione d'impresa, rna anche Ie
u n ita locali medie sono ben ra ppresentate.
Quasi 1'11% degli addetti e occupato in
u n ita locali con oltre 500 addetti e il 50%
degli addetti operanti in questa classe
dimensionale e localizzato all'interno del
gruppo dei sistemi urbani. Nonostante
questa forte presenza di u n ita locali di
grandissime dimensioni, la dimensione
media non e significativamente superiore
a quella riferita all'insieme dei gruppi;
anche in questa caso, la dimensione media
nel Mezzogiorno e significativamente pili
bassa che nel Centro-nord. La situazione
non muta se si fa riferimento soltanto a ll e
a t t iv it a manifatturiere.

Tra Ie a tt iv ita economiche che caratte
rizzano maggiormente il gruppo, a livello
di sezione emergono trasporti, magazzi
naggio e comunicazioni, le a ttiv ita di
intermediazione monetaria e finanziaria
e le att ivita immobiliari, noleggio, infor
rna tica, ricerca, al tre a ttivita professio
nali e imprenditoriali.

A livello di maggiore dettaglio setto
riale, nel gruppo dei sistemi urbani e con
centrata la gran parte degli addetti ai
trasporti e a ll e comunicazioni: vi opera
no infatti nove addetti nazionali su dieci
nei trasporti aerei, marittimi e per vie
d'acqua, rna anche quote molto impor
tanti degli addetti alle at t iv i t a ausilia-

200

rie dei trasporti e delle agenzie d i viag
gio, a Ile poste e telecomunicazioni e, infi
ne, ai trasporti terrestri e mediante con
dotte. Anche per quanto riguarda il set
tore dell'intermediazione monetaria e
finanziaria, a una significativa inciden
za degli addetti di queste at t iv it a su I
tot ale degli addetti o p e r a n t i nei sistemi
urbani corrisponde una forte concentra
zione degli addetti nazionali: cia e vero,
ad esempio, per l'intermediazione in sen
so stretto, per le assicurazioni e i fondi
pensione e per le a ttiv ita ausiliarie
dell'intermediazione finanziaria. Infine,
caratterizzano il quadro produttivo delle
grandi c it t a altre f u n z i o n i te r z ia ri e . Una
forte concentrazione degli addetti e atti
va nelle att iv ita professionali e impren
ditoriali; nelle a tt iv i ta immobiliari; nel
10 smaltimento dei rifiuti solidi e delle
acque di scarico; nelle att iv ita ricreative,
culturali e sportive e nel settore editoria,
stampa e riproduzione di supporti regi
strati.

Si e g ia sottolineato come, sotto il pro
filo demografico, il gruppo sia di gran
lunga quello di dimensioni e dens ita mag
giori. La st rutt ur a per eta della popola
zione non mostra particolari squilibri:
tu tti gli indica tori sono prossimi al valo
re medio nazionale Cche d'altronde il
gruppo contribuisce largamente a deter
m in are ): anche il rapporto di mascoli
nita degli occupati e soltanto lievemente
superiore al la media. Se si considera inve
ce Ia distribuzione degli occupati per
titolo di studio, la percentuale di occupa
til a u rea tie pili a 1tadella me d iana z i0

nale sia per gli uomini (11,3% contro
9,3%) sia per le donne (15,00/0 rispetto a
11,8%). Inol tre, rispetto al valore nazio
nale, la percentuale di colletti bianchi ad
alta specializzazione e pili elevata di cir
ca tre punti percentuali per gli uomini
00,7% contro 26,3%) e di circa sei punti
percentuali per le donne 09,6% contro
33,7%), coerentemente con la presenza del
le funzioni terziarie superiori, tipiche dei
grandi centri urbani, che richiedono
manodopera qualificata e con elevato
titolo di studio.
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Sistemi locali a specializzazione estrattiva

Questo gruppo di piccola dimensione e
costituito soltanto da tre sistemi locali in
Sardegna (Bitti, Silius e Iglesias) forte
mente specializzati nelle a tt iv it a e s t r a t

tive (in verde nel Cartogramma 4.4).
Risiedono nei Sll del gruppo meno di 150

mila persone in 35 comuni. Gli addetti alle
u n ita locali sono meno di 20 mila, di cui
poco p iu di 5 mila opera nelle a ttiv ita
manifatturiere e 1.700 in quelle e stratti
ve. L'incidenza degli addetti ma n ifa ttu
rieri e p iu bassa della media nazionale,
rna quella degli addetti alle industrie
estrattive e molto p iu elevata, trenta vol
te superiore a Il a media. La struttura
dimensionale delle u n ita locali presenti
all'interno del gruppo e fortemente p o la
rizzata tra la grandissima e la p i cc o l i s s i
rna dimensione d'impresa, mentre le classi
dimensionali intermedie sono meno rap
presentate. Il 170/0 degli addetti e infatti
occupato in unita locali con oltre 500
addetti (l'incidenza nazionale e del 6,60/0)
e il 54,60/0 in unita con meno di dieci
addetti (50,40/0 nella media nazionale).
Per effetto di questa polarizzazione, ben
che la presenza di u n ita locali di g ra n d is
sime dimensioni sia considerevole, la
dimensione media e significativamente
inferiore a quella dell'insieme dei gruppi.

A livello di divisione i caratteri estremi
del modello di specializzazione rappresen
tato da questi Sll emerge con evidenza
ancora maggiore: gli addetti al settore
dell'estrazione di carbon fossile e torba
rappresentano oltre il 950/0 degli addetti al
settore in Italia e sono ulteriormente con
centrati in un solo sistema, quello di Igle
sias (dopo il 1996, peraltro, le miniere
sono state c h iu se ), anche gli addetti al
settore dell'estrazione di minerali metal
liferi rappresentano p iu dell'80% del tota
le nazionale.

Il ruolo delle a tt iv it a manifatturiere e ,
come si e visto, piuttosto r i d o tto : tu tta
via sono presenti alcune attivita connesse
all'estrazione di metalli da legami di
filiera, come la produzione di metalli e

lora leghe e la fabbricazione e lavorazione
dei prodotti in metallo (a esclusione di
macchine e imp ia nt.i ).

Tra Ie caratteristiche demografiche e
sociali di questo gruppo emerge fortissi
rna - com'era per altro da attendersi - la
preponderanza dei maschi: il rap porto di
m a sco lin ita e il p iu elevato in assoluto
(2,5 addetti maschi per ogni donna). Sem
pre legata al la specializzazione produtti
va del gruppo e la presenza operaia: i col
letti blu sono significativamente pili rap
presentati che nella media nazionale, che
si tratti di quelli a bassa qualificazione
(22,70/0 contro 20,30/0) 0 di quelli p iu quali
fica ti (33,40/0 contro 30,50/0). Al tre cara tte
ristiche salienti degli occupati del gruppo
sono la forte incidenza di persone prive di
titolo di studio (quasi doppia rispetto
a lla media italiana) e una maggiore pre
senza di lavoratori dipendenti (che sono
qui il 70,50/0 rispetto al 67,9% della media
i t a l i a n a ) .

Sistemi locali t u rist ic i

Il terzo gruppo a specializzazione non
manifatturiera - costituito da 71 Sll - e
formato da aree a prevalente vocazione
turistica, tra le quali molte famose lo ca
Iita alpine (Bardonecchia, la Val d'Aosta,
la Valtellina, I'Alto Adige e le Dolomiti,
Tarvis io), appenniniche (Bobbio, Pievepe
lago, Bagno di Romagna, Montepulciano,
Castel di Sangro) e lacuali (Cannobio,
Campione d'Italia, Limone su l Garda,
Malcesine). Tra le lo c a lit a termali, sp ic
cano Fiuggi e Ischia. Numerose, infine
sono le lo calita marine: sulla costa tirre
nica, Diano Marina, Alassio, Finale Ligure
e Rapallo in Liguria; l'isola d'Elba e
l'Argentario in Toscana; Capri, Camerota
e le costiere sorrentina e amalfitana in
Campania; Tropea in Calabria. Sulla
costa adriatica emergono i sistemi di
Latisana (con Lignano Sabbiadoro), Rirn i
ni e Vieste su l Gargano. In Sicilia si segna
lana le isole Eolie, Terrasini e Taormina.
In Sardegna compaiono tutte le zone a
vocazione turistica, dalla Costa Smeralda
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e dalla Gallura (Arzachena, La Maddale
na, Santa Teresa di Gallura), alIa costa di
San Teodora a Sud di Olbia (Bu do n i), alIa
costa sud-orientale di Villasimius (Mura
vera), a quelle d i Pula a sud e di Aighero a
ovest (in blu nel Cartogramma 4.4). Si e
gia accennato che questi Sll non esaurisco
no quelli a vocazione turistica perche ve ne
sono alcuni, in cui tale specializzazione
non e prevalente 0 coesiste con altre spe
cializzazioni, che sono ricompresi nel
gruppo dei sistemi senza specializzazione
o in altri gruppi.

Si tratta di un gruppo caratterizzato
dalla piccola dimensione demografica e
dalla de nsit a al di sotto della media
nazionale (74 abitanti per krn-, rispetto a
191). La distribuzione suI territorio non e
funzione soltanto della presenza di risorse
e fattori di localizzazione favorevoli alIa
specializzazione turistica (requisito
ovviamente necessario), rna anche del gra
do di sviluppo conseguito. Pertanto, non
sorprende che in questa gruppo sia relati
vamente pili rappresentato che nel com
plesso dei sistemi locali il Centro-nord e
soprattutto i l Nord-est, mentre tutte Ie
altre ripartizioni - con l'eccezione delle
Isole e segnatamente della Sardegna - 10
sono relativamente meno. In media, si
tratta di Sll d i piccole dimensioni, sia per
numero di comuni che Ii compongono, sia
per dimensione demografica, senza rile
vanti differenze tra Centro-nord e Mezzo
giorno. Tutte queste caratteristiche sono
coerenti con il fatto che la specializzazio
ne turistica e fortemente legata alIa pre
senza di fattori territoriali specifici e for
temente localizzati.

II profilo produttivo e anche fortemen
te caratterizzato. Vi operano poco pili di
350 mila addetti, d i cui quasi 58 mila
nelle a tt iv it a manifatturiere la cui i n ci
denza suI totale e la pili bassa tra tutti i
gruppi. La struttura dimension ale pre
senta una forte concentrazione nella clas
se delle u n ita locali di piccolissime
dimensioni 0-9 a d dett i). in cui operano
pili dei due terzi degli addetti, con un
differenziale di quasi 18 punti in pili
rispetto alIa media nazionale. La quota
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di addetti occupati in u n it a locali di
grandi e grandissime dimensioni e invece
un settimo di quella nazionale. La dimen
sione media e naturalmente inferiore a
quella calcolata per l'insieme dei Sll, con
una significativa d i.sp a r it a a scapito del
Mezzogiorno.

La caratterizzazione produttiva che
meglio descrive il gruppo e ovviamente
quella relativa agli alberghi, alla r i c e tt i
vita complementare e alIa ristorazione,
settore d i maggiore specializzazione di
61 dei 71 sistemi locali che compongono
il gruppo. Vi opera pili di un quarto
degli addetti del gruppo, che rappresen
t a n o una quota importante degli addetti
agli alberghi e ristoranti del paese. Un
numero di addetti quasi equivalente ope
ra nel settore del commercio, e in p arti
colare nel commercio al dettaglio. Altri
settori di a t t iv i t a legati alla vocazione
turistica e in cui i sistemi del gruppo
rivelano una specializzazione relativa in
termini di incidenza degli addetti sono
quello delle a tt i vit a immobiliari; delle
a tt iv i t a ricreative, culturali e sportive e
delle altre a tt iv it a dei servizi. Anche i l
settore delle costruzioni e molto impor
t a n t e ,

La specializzazione produttiva del
gru ppo trova corrispondenza nelle sue
caratteristiche demografiche e sociali. Ad
esempio, tra gli occu pa ti sono meno ra p
presentati i titoli di studio pili elevati:
s i a i laureati (7,7% contra 9,3%) sia Ie
laureate (9,8% contro 11,8%) incidono
meno che nella media nazionale. Sono inve
ce maggiormente rappresentati i lavora
tori in proprio, rna non gli imprenditori.
Infine, se si considera la professione, la
percentuale di donne occupate come collet
ti bianchi a bassa qualificazione e molto
elevata rispetto alIa media (45,3% contro
38,0%): p o iche in questa categoria sono
classificate Ie professioni relative alIa ve n
dita, e probabile che l'attivita di commer
cio al dettaglio sia svolta prevalentemente
da donne. Gli uomini predominano tra i
colletti blu ad alta qualificazione 03,3%
contro 30,5%).
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4.4.3 Sistemi locali della manifattura leg
gera

Sistemi locali manifatturieri del made in Italy

Questo gruppo e il pili importante, per
dimensione, tra quelli che presentano una
specializzazione manifatturiera: e com
posto di 212 Sll e vi risiedono quasi 13
milioni e mezzo di persone. Si colloca dun
que al secondo posto sia per numero di
sistemi locali che ne fanno parte (dopo i
sistemi locali senza specializzazione), sia
per dimensione demografica (dopo isis te
mi locali urban i) , ma al primo per nume
ro di comuni.

11 gruppo ha una forte caratterizzazio
ne territoriale: 111 Sll, che interessano 9,5
milioni di abitanti sono localizzati nel
Nord (segnatamente: 62 Sll con 6 milioni
di residenti nel Nord-ovest e 49 Sll con 3,5
milioni di residenti nel Nord-est). Nel Cen
tro sono localizzati 41 Sll 0,6 milioni di
ab itant i), mentre i Sll nelle regioni m e ri
dionali sono 60 e interessano 2,2 milioni di
abitanti. Complessivamente, dunque, que
sto gruppo rappresenta quasi un quarto
della popolazione nazionale, ma l'inciden
za e massima nel Nord-ovest e nel Nord
est, minima nel Mezzogiorno continentale
e soprattutto nelle Isole 0,9%). Lo squili
brio territoriale si ripropone anche con
riferimento alla dimensione media dei Sll,
che nel Centro-nord e circa doppia che nel
Mezzogiorno, in termini tanto di numero
dei comuni che li costituiscono, quanto di
numero di abitanti.

Sotto il profilo geografico On rosa nel
Cartogramma 4.5), nel Nord emergono
alcuni insiemi di Sll contigui. Ad esempio
nella parte occidentale del Piemonte pre
valgono le industrie alimentari, la mecca
nica e la fabbricazione di prodotti in
metallo. In Lombardia emergono due
sistemi distinti: l'uno si estende lungo la
fascia prealpina dal Piemonte orientale
alla provincia di Brescia ed e specializza
to soprattutto nella fabbricazione di pro
dotti in metallo, ma anche nel mobilio e
nell'abbigliamento; il secondo investe la

Bassa, soprattutto mantovana, e si r a c
corda da una parte con i sistemi emiliani
(iriclu s i Carpi e Mirandola, a forte specia
lizzazione nella maglieria e negli apparec
chi medicali) e dall'altra con quelli veneti
spingendosi fino a Udine, con specializza
zioni che spaziano dalla meccanica,
all'abbigliamento, al mobilio, alla lavora
zione dei metalli. In Emilia-Romagna,
oltre ad alcuni sistemi isolati specializ
zati nell' industria alimentare come La n
ghirano e Lugo, emerge l'insieme dei siste
mi romagnoli, che da Eo rl i si spinge verso
sud fino a includere gran parte delle Mar
che settentrionali fino a Recanati e a ove
st sconfina in Toscana fino a includere
Arezzo; alle specializzazioni viste finora
si aggiungono, nelle Marche, il cuoio e le
calzature. In Toscana, in questo gruppo
emerge soltanto un insieme ridotto di
sistemi del Pistoiese; pili a sud i due siste
mi a specializzazione metallurgic a di
Piombino e Terni. Via via che si procede
verso il Mezzogiorno, le aggregazioni di
sistemi locali appartenenti a questo grup
po diventano pili rarefatte. Si distingue
tuttavia una fascia di sistemi marchigia
no-abruzzesi, estesa da Ascoli Piceno a
Perano, in cui emerge soprattutto la sp e
cializzazione nelle confezioni. Una specia
lizzazione analoga, ma me no netta, inte
ressa i sistemi molisani, che si estendono
a Teano in Campania, e quelli del Sannio e
dell'Irpinia; sempre in Campania, restano
isolati i sistemi di Sant' Agata de' Goti,
San Giuseppe Vesuviano e Agerola. Anche
in Puglia, alcuni sistemi restano isolati
(Ascoli Satriano, Spinazzola, Bisceglie),
ma emerge anche un polo significativo di
sistemi contigui esteso da Putignano al
Salento. In Calabria un piccolo nucleo
emerge nel Cosentino, con specializzazioni
tra cui spicca l'industria alimentare.
Anche nella Sicilia nord-orientale emerge
un piccolo gruppo di sistemi specializzati
nelle confezioni, mentre in Sardegna i due
sistemi compresi in questo gruppo sono
isolati.

In termini di tessuto produttivo, il
gruppo e fortemente connotato dalle atti
vi ta manifa tturiere: gli addetti com ples-
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sivi sono quasi 3,8 milioni (il 27,4% del
totale) e quelli manifatturieri oltre 1,8
milioni (Il 38,0% del tota le). L'incidenza
degli addetti manifatturieri suI totale si
attesta quindi a livello nazionale in pros
s irn it a del 50%, rna 10 supera in entrambe
Ie ripartizioni del Nord, scende al Centro
ed e minima nel Mezzogiorno. La forte pre
senza manifatturiera incide anche sulla
dimensione media delle unita locali, che e
infatti superiore a quella media comples
siva; si confermano Ie differenze tra Mez
zogiorno e Centro-nord con riferimento sia
all'insieme delle a ttivita economiche, si a
aIle a tt ivit a manifatturiere. In linea con
Ie caratteristiche del modello di specializ
zazione di questa gruppo, sono comunque
prevalenti Ie unita di dimensioni piccole e
medie, che incidono per il 43,8% degli
addetti totali. A parte questa concentra
zione relativa nelle classi d i speciaIizza
zione, la distribuzione degli addetti nelle
classi dimensionali e sostanzialmente in
linea con quella complessiva, con I'eccezio
ne delle u n ita con 500 addetti 0 pili, la cui
incidenza e d i quasi 40 punti percentuali
al d i sotto della media nazionale.

Sotto il profilo settoriale, le d.ivi s ion i di
att ivit a economic a in cui il gruppo risul
ta essere specializzato sono nell'ordine: le
altre industrie ma n ifat tu r i e re (t r a Ie
quali e classificato il m.ob il io ): la produ
zione di metalli e loro leghe; Ie confezioni
di articoli d i vestiario; Ie industrie tessi
l i ; la fabbricazione d i articoli in gomma e
materie plastiche; la fabbricazione e lavo
razione di prodotti in metallo e l'indu
stria meccanica.

Coerentemente con il profilo del gruppo,
tra le caratteristiche salienti degIi occu
pati spicca la quota dei colletti blu ad al
ta qualificazione (tra cui sono compresi
gli operai specializzati e le professioni ar
tigiane), significativamente superiore al
Ia media sia per i maschi s ia per Ie fem
mine; inoltre, sono maggiormente rappre
sentate che nella media Ie donne occupate
nelle professioni incluse tra i colletti blu a
bassa qualificazione (conduttori d'im
p ia nti , operai di linea e di montaggio e al
tro personale non quaIificato).
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Sistemi locali specializzati nell'industria
tessile

Questo gruppo e di piccola dimensione
(soltanto sette sistemi locali, con una
popolazione di poco pili di 600 mila per
sone in 139 cornuni). rna vi si concentra
una quota rilevantissima dell'industria
tessile italiana: ne fanno infatti parte,
tra gli altri, il biellese (217 mila ab ita.nt i
in 88 comuni), Castelgoffredo (52 mila
abitanti in 20 comuni) e Prato (248 mila
ab ita nti in 9 cornu n i) (in rosso nel Carto
gramma 4.5). II gruppo e del tutto assen
te nel Nord-est e nel Mezzogiorno.

Gli addetti aIle u n ita locali sono 225
mila, di cui poco pili d i 125 mila operano
nelle a tt iv it a manifatturiere; d i questi,
pili di 82 mila lavorano nell' industria tes
s il e . L'incidenza degli addetti manifattu
rieri e la pili alta tra tutti i gruppi.

La struttura delle u n it a locali presenti
all'interno del gruppo e relativamente spe
cializzata nella piccola dimensione 00-49
addetti); l'incidenza delle altre classi
dimensionali e sostanzialmente in linea
con la distribuzione a scala nazionale, con
l'eccezione della grandissima dimensione
(u n ita locali con 500 addetti 0 pili), assai
me no rappresentata. La dimensione
media e allineata con i valori r ife r iti a
tutti i gruppi del Centro-nord, con riferi
mento sia all'insieme dei settori, sia alle
sole a tt iv it a manifatturiere.

A livello di divisione di attivita econo
mica, i caratteri di estrema specializza
zione del modello rappresentato da questi
Sll si deIineano nettamente: sono attivi
nelle industrie tessili i due terzi degli
addetti manifatturieri, che rappresenta
no un quarto degli addetti al settore in
Italia. Tra le att iv ita connesse alIa mede
sima filiera, emerge il settore delle confe
zioni di articoli d i vestiario.

In linea con la specializzazione setto
riale dell' industria tessile, che presenta
da sempre una forte componente operaia
femminile, in questo gru ppo assume r il ie
vo il rapporto di mascol in ita , che e il pili
basso in assoluto e nettamente al di sotto
della media nazionale 0,5 addetti uomini
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per ogni donna, rispetto a 1,8). Il gruppo 
che vede al suo interno la presenza dei
"distretti industriali" pili studiati in let
tera tu ra - p resen ta al tre cara tterizz az i o
ni demografiche e sociali. Ad esempio, la
composizione degli occupati per livello di
studio, con una incidenza relativamente
superiore dei titoli pili bassi (nel gruppo,
le donne con licenza di scuola media infe
riore sono il 38,6% e gli uomini il 44,9%, a
fronte dei corrispondenti valori nazionali
del 32,3% e del 40,9%) e inferiore dei la u
reati, sia maschi (6,8% rispetto al valore
nazionale del 9,3%) sia femmine (6,5%
rispetto a 11,8%). Nel gruppo vi sono mol
ti operai scarsamente specializzati oltre
che poco istruiti: cia vale soprattutto tra
le donne - dove la percentuale di colletti
blu non specializzati e del 23,4% contro il
15,9% del dato nazionale - e in misura
minore per gli uomini. Tra gli uomini,
inoltre, si rileva un'incidenza di imprendi
tori pili elevata rispetto al dato naziona
le (3,0% contro 2,3%). Questi dati sono
coerenti con i comportamenti prevalenti
nei "distretti industriali" tipici, in cui un
mercato del lavoro efficiente e ricco di
occasioni scoraggia dal proseguimento
degli studi e stimola invece una trasmis
sione di saperi tecnici specifici all'interno
dell'organizzazione produttiva. Ai suoi
livelli pili elevati, questa accumulazione
di skills favorisce, pili che altrove, l'avvio
di a tt iv it a in proprio.

Sistemi locali specializzati nellind.ustria
del cuoio e della pelletteria

Questo gruppo e composto di 42 Sll e vi
risiedono poco meno di 3 milioni e mezzo
di persone. La caratterizzazione terri to
riale e marcata: il Nord-est e il Centro vi
sono fortemente rappresentati; il Mezzo
giorno continentale vi e presente, rna in
misura minore che nell'insieme dei grup
pi; il Nord-ovest e le Isole sono pratica
mente assenti. Nel Nord-est, infatti, sono
localizzati 10 Sll con quasi un milione di
residenti e nel Centro altri 23 Sll con 1,8
milioni di abitanti: complessivamente,

nell'area Nec (Nord-est-Centro) ricadono
circa i quattro quinti sia dei sistemi sia
della popolazione. Le dimensioni me die
so no omogenee territorialmente, in termi
ni tanto di numero di comuni che li costi
tuiscono, quanta di numero di abitanti.

Gli addetti al le u n ita locali so no quasi
un milione, di cui poco pili di 410 mila
opera nelle a tt iv it a manifatturiere; di
questi, quasi un terzo lavora nell'indu
stria del cuoio e della pelletteria. L'inci
denza degli addetti manifatturieri e pili
alta della media nazionale, rna inferiore a
quella dei gruppi a specializzazione
manifatturiera analizzati finora.

La struttura delle u n it a locali presenti
all'interno del gruppo e relativamente spe
cializzata nella piccola dimensione 00-49
addetti) e, in misura minore, nella picco
lissima 0-9 a ddett i). l'importanza rela
tiva delle altre classi dimensionali declina
con il crescere della dimensione.

Il gruppo e fortemente specializzato nel
le industrie conciarie, che ricomprendono
al loro interno la preparazione e la concia
del cuo io , la fabbricazione di articoli da
viaggio, borse, cinture e sellerie; e le calza
ture. In questi settori e attivo poco meno
di un terzo degli addetti manifatturieri,
che rappresentano pero quasi il 60% degli
addetti al settore in Italia. Emerge anche
una seconda specializzazione, quella nella
fabbricazione della pasta-carta, della car
ta e dei relativi prodotti. Cia accade per
che tanto l'industria cartaria quanto quel
la conciaria sono, sotto il profilo tecnolo
gico, fortemente idroesigenti, e quindi
accomunate dalla ne ce ss ita di localizzarsi
in p ro s s irn ita di corpi idrici di una certa
dimensione; non si tratta pertanto di set
tori industriali liberi da vincoli di localiz
zazione - come invece accade per la mag
gior parte dei settori di industria leggera
che costituiscono il nerbo del modello
distrettuale italiano. Gli addetti al setto
re della carta e cartotecnica presenti nel
gruppo rappresentano un sesto del totale
nazionale; la quota sale a un quarto se si
prende in considerazione il settore imme
diatamente a valle nella filiera produtti
va, quello della stampa ed editoria.
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Sotto il profilo geografico e tipologico
(in verde nel Cartogramma 4.5), puo esse
re utile distinguere tre insiemi di Sll
all'interno del gruppo: quelli specializzati
esclusivamente nel settore del cuoio e delle
calzature; quelli in cui sono compresenti
l'industria della carta e quella del cuoio
(in questi casi, come si e detto, prevale la
componente conciaria) e quelli in cui inve
ce la caratterizzazione e unicamente car
taria. A quest'ultimo sottogruppo a p p a r
tengono i sistemi di Toscolano-Maderno e
di Riva sul lago di Garda; quelli della Car
nia in Friuli-Venezia Giulia (Tolmezzo,
Pontebba e Ovaro); Camerino nelle Mar
che, noriche Francavilla in Sicilia e Torto li
in Sardegna. Concerie e cartiere risultano
invece presenti contemporaneamente nei
sistemi della Lucchesia (Barga, Monteca
tini Terme e Lucca, dove e presente anche
l'industria del tabacco) e a Verana (dove
p ero il tessuto produttivo e assai pili d if
ferenziato). A specializzazione p re sso che
esclusiva nel comparto del cuoio e delle
calzature sono invece i restanti sistemi,
concentrati nel Veneto (dove i poli sono
Arzignano-San Giovanni Ilarione e Monte
belluna), in Romagna (Cesena), in Toscana
(so prattu tto nell' area Firenze-Santa Croce
sull'Arno-Castefiorentino) e nelle Marche
(in una fascia che sulla costa scende da
Civitanova a San Benedetto del Tronto e
all'interno include Tolentino, Fermo e
Macerata). Nel Mezzogiorno emergono la
Campania (con i poli di Aversa e Solofra)
e la Puglia (con i poli di Barletta e quello
salentino di Casarano e Tricase).

Anche sotto il profilo demografico e
sociale, questo gruppo presenta caratteri
stiche che 10 accomunano alle esperienze
distrettuali "tipiche", g ia analizzate con
riferimento ai sistemi a specializzazione
tessile: un rapporto di ma sco lin ita infe
riore a ll a media nazionale (1,7 addetti
mas chi per ogni donna, rispetto a 1,8), a
testimonianza dell'importanza della
manodopera femminile in questi settori
di specializzazione; una maggiore in ci
denza degli occupati con titolo di studio
fino a lla scuola media inferiore, mentre
invece gli occupati diplomati e laureati
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sono presenti in proporzione inferiore a lla
media. Una delle caratteristiche sp e cifi
che del gruppo e la presenza di una per
centuale superiore a ll a media di altri
lavoratori indipendenti (imprenditori
esclusi): 24,0% contro 22,70/0 per le donne,
33,2% contra 29,7% per gli uomini) e
un'incidenza di imprenditori pili elevata
rispetto al dato nazionale. Cia e dovuto
al la forte presenza, in questi settori di
a tt iv it a e in queste aree distrettuali, di
laboratori a carattere artigianale, confer
m ata anche da una dimensione media del
le u n ita locali di 8 addetti. A ulteriore
conferma si possono addurre la cornposi
zione per prafessione degli occupati, che
presenta una quota sensibilmente pili el e
vata rispetto a lla media di colletti blu ad
alta qualificazione, categoria in cui ve n
gono appunto classificati gli artigiani,
sia uomini 05,5% contra 30,5%) sia donne
(19,7% contra 12,4%).

Sistemi locali specializzati nella fabbri
caz io ne di occhiali

Questo gruppo presenta caratteristiche
uniche per grado di specializzazione e per
concentrazione territoriale. E costituito
da cinque sistemi locali, tutti della pro
vincia di Belluno (in blu nel Cartogramma
4.5), con una popolazione residente di 147
mila abitanti in 55 comuni, rna vi si con
centra quasi il 10% degli addetti n az io n a
li a ll a divisione fabbricazione di apparec
chi medicali, apparecchi di precisione,
strumenti ottici e orologi. Questa percen
tuale sarebbe ancora pili elevata, se si con
siderasse che I'attivita dell'area e concen
trata nella fabbricazione di occhiali e
montature.

Gli addetti aIle u n ita locali sono 53
mila, di cui quasi 26 mila operano nelle
a tt iv i t a manifatturiere; di questi, pili di
12 mila lavorano nell'industria di sp e cia
lizzazione. L'incidenza degli addetti
manifatturieri e la seconda tra tutti i
gruppi.

La struttura delle u n ita locali presenti
all'interno del gruppo e relativamente spe-
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cializzata nella grandissima dimensione,
mentre l'incidenza delle altre classi dime n
sionali e sostanzialmente in linea con la
distribuzione prevalente a scala nazionale .
Fa eccezione la piccola dimensione (unita
locali con addetti compresi tra i 10 e i 49),
la cui incidenza nel gruppo e lievemente
superiore a quella media. A differenza di
quanto accade in altre situazioni, qui la
presenza dell'industria specializzata di
grandissima dimensione si accompagna a
un tessuto diffuso di unita di piccole
dimensioni sparse su l territorio.

A livello di divisione di attiv ita econo
mica, come si e anticipato, i caratteri di
estrema specializzazione del modello ra p
presentato da questi Sll si delineano net
tamente: l'incidenza degli addetti a que
sta att ivit a e nel gruppo diciassette volte
maggiore di quella media nazionale. Ci o
nonostante, emergono anche altri settori
di specializzazione relativa, pur senza
che emerga una configurazione di f il ie ra
produttiva; sono nell'ordine: l'industria
del legno e dei prodotti in legno, la mecca
nica elettrica e la fabbricazione di pro
dotti della lavorazione dei minerali non
metalliferi.

Dal punto di vista demografico, nei Sll
del gru ppo prevale la popolazione anzia
na, con un indice di vecchiaia tra i pili
al ti. Interessante e anche la distri b u z i o
ne degli occupati per titolo di studio, che
mostra una concentrazione nei titoli di
studio intermedi: sia per Ie donne sia per
gli uomini: infatti, la percentuale di
occupati senza titolo di studio e la pili
bassa in assoluto tra i gruppi individua
ti (0,2% contro 1,3% per le donne e 0,1%
contro 1,2% per gli uomini), rna anche la
quota di occupati laureati e di molto
inferiore a ll a media C7 ,9% contro 11,8%
per le donne e 5,3% contro 9,3% per gli
u o m i n i ). A questi dati fa riscontro una
percentuale tra le pill elevate in assoluto
di occupati come colletti blu ad alta s p e
cializzazione, che in questo gruppo sono
il 37,8% tra gli uomini (contro il 30,5% a
livello nazionale) e il 18,9% tra le donne
(contro il 12,4%).

4.4.4 Altri sistemi locali manifatturieri

Sistem i lo cali sp ec ializ z a.ti nei m ateriali
da costruz io ne

Con questo si apre l'insieme dei gruppi
con specializzazione nelle att iv ita man i
fatturiera, rna in settori differenti da
quelli tipici dell'industria leggera e del
made in Italy. II gruppo e il secondo in
ordine di importanza, per dimensione, tra
quelli che presentano una specializzazione
manifatturiera: e composto di 72 Sll e vi
risiedono quasi cinque milioni di abitanti
in quasi mille comuni. Si situa pertanto al
terzo posto per numero di sistemi che ne
fanno parte (dopo i siste m i locali senza
specializ zaz io ne e quelli del made in
Italy), rna soltanto al quarto per d ime n
sione demografica (essendo in questo caso
preceduto anche dai s istem i l oc al i
urbanii .

Anche questo gruppo ha una forte
caratterizzazione territoriale: 44 Sll, che
interessano 760 comuni e 3,5 milioni di
abitanti sono localizzati nel Nord (segna
tamente: 22 Sll con 1,5 milioni di residenti
nel Nord-ovest e 22 Sl1 con 2 milioni di
residenti nel Nord-est). Nel Centro sono
localizzati 15 Sll (poco meno di 750 mila
abitanti), mentre i Sll nelle regioni meri
dionali sono 13 e interessano poco pili di
mezzo milione di abitanti. Complessiva
mente, dunque, il gruppo rappresenta
meno del 10% della popolazione nazionale,
rna l'incidenza e massima nel Nord-est
(dove sfiora il 20%) e nel Nord-ovest; mini
ma nel Mezzogiorno continentale e soprat
tutto nelle Isole. Lo squilibrio territoriale
si ripropone anche con riferimento alle
dimensioni medie, che nel Centro-nord
sono quasi doppie che nel Mezzogiorno in
termini tanto di numero dei comuni che li
costituiscono, quanto per numero di ab i
tanti.

In termini di tessuto produttivo, la
caratterizzazione manifatturiera del
gruppo e inferiore a quella di tutti gli
altri gruppi a specializzazione industria
Ie, con la sola eccezione del gruppo dei
sistemi specializzati nella fabbricazione
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di apparecchiature radiotelevisive: gli
addetti complessivi sono pili di 1,3 rn il io
ni e quelli manifatturieri oltre 530 mila
(quasi 1'11% del totale). L'incidenza degli
addetti m a n ifa tturieri s u l tota le s i a tt e
sta q u in d i al di sopra della media riferita
all'insieme dei gruppi, rna inferiore a
quella dei gruppi a specializzazione
manifatturiera nel loro complesso. Soltan
to nel Nord-est, l'incidenza degli addetti
manifatturieri e pili importante. La
dimensione media e in linea con i valori
nazionali, con riferimento sia al paese nel
suo insieme, sia alle articolazioni geogra
fiche (nel Mezzogiorno Ie u nita locali sono
pili piccole) e settoriali (Ie u n ita m an ifa t
turiere sono pili grandi).

Sotto il profilo settoriale, le divisioni di
a tt iv ita economica in cui il gruppo r isu l
ta essere specializzato sono nell'ordine: la
fabbricazione di prodotti della la vo ra z io
ne di minerali non metalliferi (tra le qua
li sono classificati vetro, ceramica, pia
strelle, la te r iz i , pietre, abrasivi e mate
riali da costruzione quali calce, cemento e
g e ss o): le industrie alimentari e delle
bevande; la fabbricazione di macchine e
apparecchi meccanici; la fabbricazione d i
coke e raffinerie di petrolio; la fabbrica
zione e lavorazione dei prodotti in metal
10; la fabbricazione di prodotti chimici e
fibre artificiali e sintetiche. Complessiva
mente, tra i 72 sistemi che compongono il
gruppo, 29 hanno come settore di specia
lizzazione quello della fabbricazione d i
prodotti della lavorazione d i minerali non
metalliferi e altri 19 risul tan o essere sp e
cializzati nei restanti settori citati.

Sotto il profilo geografico (in verde nel
Cartogramma 4.6), con l'esclusione del
Nord dove emergono alcune concentrazioni
d i sistemi contigui, la distribuzione terri
toriale dei Sll del gruppo e piuttosto
dispersa. 11 quadro e complicato dalla
v ar i eta dei settori d i specializzazione. In
Piemonte appartengono a questo gruppo
13 sistemi, nessuno dei quali e specializ
zato nel comparto dei materiali da
costruzione, mentre due sono specializza
ti nella produzione di bevande (Crodo e
Canelli) e due nelle meccaniche. Ai sistemi
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piemontesi si puo aggiungere anche I'u ni
co sistema ligure di questo gruppo (Cairo
Montenotte). Degli otto sistemi lombardi,
soltanto uno (quello di Voghera) e spe cia
lizzato nei materiali da costruzione, men
tre tre mostrano una forte presenza della
raffinazione e due nell'elettromeccanica
(Crema e Pavia); tutti i s i st e m i lombardi
- con l'eccezione di Sondalo in Valtellina 
so no nella fascia meridionale della regio
ne, nelle province di Pavia, Lodi e Cremo
na, e confinano con sistemi piemontesi ed
emiliani. In Veneto appartengono a questo
gru ppo due sistemi, di cui uno soltanto
presenta la specializzazione caratteristi
ca nei materiali da costruzione
(Sant' Ambrogio di Va lpolice lla): 10 stesso
accade in Friuli-Venezia Giulia con Sp il irn
bergoo Al Nord, dunque, i sistemi locali del
gruppo presentano una caratterizzazione
produttiva non esclusiva, che si inserisce
in molti casi in un tessuto produttivo
piu ttosto articol ato sotto il profilo setto
riale.

Via via che si scende verso sud, invece, la
caratterizzazione settoriale del gruppo
emerge con maggiore nitidezza. Cia e vero
soprattutto in Emilia-Romagna, in cui i
sistemi locali appartenenti al gruppo
sono 18 eben 7 risultano specializzati nel
la fabbricazione di prodotti della lavo ra
z io n e di minerali non metalliferi: tra que
sti emergono i distretti specializzati nelle
piastrelle e nelle ceramiche di Sassuolo
(rna anche i contigui sistemi d i Castella
rano, Pavullo nel Frignano e Vignola) e di
Faenza (con il contiguo sistema di Imo la).
Del gruppo fanno parte, in questa regione,
anche i principali capoluoghi, con specia
lizzazioni differenti: Piacenza, Reggio
nell'Emilia e Modena (meccaniche), Par
ma (alimentari) e Ferrara (chimica).

Nelle Marche emerge soltanto il sistema
di Novafeltria, rna in Toscana il gruppo
riveste una notevole importanza, con 9 Sll
agglomerati in tre insiemi geograficamen
te coesi e con netta specializzazione setto
riale n e i prodotti dei minerali non metal
liferi e nei materiali da costruzione: Ie
Alpi Apuane (Massa, Carrara e Pietrasan
ta), la Toscana centrale (Volterra, Poggi-
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bonsi, Siena, San Quirico d'Orcia e Mo n
talcino) e Bibbiena. Anche i due sistemi
umbri di Gubbio e Gualdo Tadino sono spe
cializzati nelle ceramiche e nel cemento e
formano un tutto geograficamente conti
guo, mentre nel Lazio, dei tre Sll presenti,
soltanto quello di Civita Castellana (sa ni
tari e piastrelle) ha una vocazione pro
duttiva COS! marcata. In Campania emer
ge soltanto il sistema d i Nocera Inferiore,
che si qualifica per altro per la presenza
dell'industria alimentare. Tra i quattro
sistemi abruzzesi - che fanno registrare
tutti una presenza significativa degli
addetti al settore dei materiali da costru
zione - spicca quello di Vasto, specializza
to nell'industria del vetro. L'unico sistema
della Basilicata, quello di Pisticci, e spe
cializzato nel settore delle materie p la st i
che, mentre una fortissima specializza
zione nei materiali da costruzione pre se n
t a n o sia i tre sistemi siciliani (Custonaci,
Villafranca Tirrena e Santo Stefano d i
Camastra) e i quattro sardi (Siniscola,
Budduso , Orosei e Sant'Antioco).

II rapporto di m as co lin ita degli o ccu p a
ti e piuttosto basso (l,6 uomini per ogni
donna), no no stante la massiccia presenza
di settori industriali che in genere sono a
prevalenza maschile. Un'altra caratteri
stica del gruppo e la forte incidenza della
popolazione anziana, con un indice di
invecchiamento - pari a 161 anziani su 100
giovani - che e il pili alto tra i gruppi i nd i
viduati. Gli occupati non presentano
c ara tteristiche p articolari, fa tta ecce z i o
ne per percentuali superiori al la media di
donne con licenza elementare e con diplo
ma di scuola media superiore; a ci o fa
riscontro una proporzione elevata d i don
ne occupate come colletti bianchi a bass a
specializzazione. Gli uomini presentano
una distribuzione per titolo di studio
analog a a quella delle donne, rna piuttosto
che nelle basse qualifiche impiegatizie
trovano occupazione soprattutto come
artigiani 0 operai specializzati (i n c ide n
za dei colletti blu ad alta qualificazione
pari al 33,7%, contro il 30,5% a livello
nazionale).

Sistemi locali specializzati nella [abbri
cazione di m ez z i di t rasporto

Si tratta d i un altro gruppo d i piccola
dimensione rna di forte specializzazione. I
sistemi locali che ne fanno parte sono sol
tanto 13, con una popolazione d i meno di
2,4 milioni d i abitanti, rna in essi si con
centra la produzione nazionale di mezzi
di trasporto. Ne fanno parte quattro
sistemi piemontesi (Torino, Rivarolo
Canavese, Barge e Mondovi), uno laziale
(Cassino), due abruzzesi (Lancia no e Sul
mona), uno molisano (T'errn ol i), tre cam
pani (Morcone, Ariano Irpino e Avellino),
uno lucano (Melfi) e uno siciliano (Termi
ni Imerese) (in rosso nel Cartogramma
4.6). Spicca l'assenza del Nord-est e di
quasi tutto il Centro, rna la geografia eco
nomic a rispecchia la s to r i a : infatti, dalla
storica localizzazione torinese, lindu
stria automobilistica italiana e andata
rilocalizzandosi soprattutto al Sud, avva
lendosi degli incentivi agli investimenti
offerti dalla legislazione straordinaria
(questo spiega anche la localizzazione di
Cassino, che fino alle soglie degli anni
Novanta ricadeva nell'area dell'intervento
straordinario per il Mezzogiorno).

Gli addetti alle unita locali sono quasi 685
mila, di cui poco pili di 280 mila operano
nelle attivita manifatturiere; di questi, pili
di 92 mila lavorano nell'industria autornobi
listica. L'incidenza degli addetti m an ifattu
rieri sul totale si attesta al di sopra della
media riferita all'insieme dei gru ppi, rna e
inferiore a quella dei gruppi a specializza
zione manifatturiera nel loro complesso.

Tra Ie u n ita locali presenti all'interno
del gruppo prevalgono, in termini di spe
cializzazione relativa, quelle della gran
dissima dimensione (500 addetti e pili),
rna anche le u n ita locali grandi (250-499
addetti) e medie (50-249 addetti) sono
presenti in proporzione maggiore che nella
media nazionale. Di conseguenza, in que
sto gruppo - in cui e attivo il 5% degli
addetti nazionali - opera p ero il 13,3% di
quelli che lavorano nelle unita locali con
500 addetti 0 pili, e soltanto il 4% di quel
l i in unita locali di piccola dimensione.
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E evidente la specializzazione di questi
Sll nell'industria automobiIistica, dove
opera la meta degli addetti al settore in
Italia. Beriche la specializzazione
nell'industria degIi autoveicoli sia e stre
rna (I'incidenza degli addetti a questa
attivita e nel gruppo nove volte maggiore
di quella media nazroriale), emergono
anche altri settori di specializzazione
relativa, in parte connessi alla filiera
automobilistica. Sono nell'ordine: la fab
bricazione di mac chine per ufficio, elabo
ratori e sistemi informatici; la fabbrica
zione di altri mezzi di trasporto; l'elet
tromeccanica; la fabbricazione e lavora
zione dei prodotti in metallo; la fabbrica
zione di articoIi in gomma e plastica, che
includono gli pneumatici. Altre att iv ita
che in quest'area sono probabilmente colle
gate alla produzione di autovetture sono
l'informatica e Ie attivita connesse e la
ricerca e sviluppo, che vanta l'incidenza di
addetti pili elevata rispetto a tutti gli
altri gruppi.

Le caratteristiche demografiche e
sociaIi del gruppo - che comprende l'area
urbana e peri urbana di Torino, dove ris ie
de pili del 60% della popolazione del grup
po, insieme ad alcuni sistemi del Mezzo
giorno - sono difficili da deIineare. Nel
complesso, la popolazione e piuttosto
anziana e vi e una bassa incidenza di gio
vani con meno di 15 anni, come dimostra
l'indice di dipendenza dei giovani (19,2).
Rispetto alla media nazionale vi e in que
sto gruppo - come prevedibile - una pro
porzione pili elevata di colletti blu a bas
sa qualificazione sia uomini (23,3% con
tro 20,3%) sia donne (17,5% contro 15,9%)
e una maggiore incidenza di imprendito
rio Non emergono invece sostanziaIi diffe
renze rispetto alla distribuzione per t ito
10 di studio.

Sistemi locali specializzati nella fabbrica
z io ne di appareccb iature radiotelevisive

In questo gruppo alla forte specializza
zione settoriale si accompagnano una
dimensione demografica contenuta e una
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relativa concentrazione territoriale. I
sistemi locali che appartengono al grup
po sono soltanto 9, con una popolazione
non di molto superiore al milione di ab i
tanti.

La caratterizzazione territoriale e net
ta (in blu nel Cartogramma 4.6): il Nord e
rappresentato da un solo sistema, per di
pili di piccola dimensione e con una spe
cializzazione produttiva nella fabbrica
zione di mac chine per ufficio, elaboratori
e sistemi informatici, relativamente
"eccentrica" rispetto a quella prevalente
nel gruppo; 2 SIl, che interessano 77 comu
ni e quasi 370 mila abitanti sono Io ca Iiz
zati nel Centro, rna la maggioranza dei
sistemi e nel Mezzogiorno continentale (6
SIl, in cui risiedono 770 mila persone in
123 comuni). Complessivamente, il gruppo
rappresenta il 2,0% della popolazione
nazionale, rna l'incidenza e pili elevata al
Centro e raggiunge il 5,4% nel Sud. I siste
mi che compongono il gruppo hanno in
genere dimensioni superiori alla media
nazionale, tanto per numero dei comuni
che li costituiscono, quanta per numero di
abitanti.

Gli addetti aIle un ita locali sono poco
pili di 200 mila, rna soltanto 70 mila ope
r a no nelle a tt iv it a manifatturiere. L'inci
denza degli addetti manifatturieri suI
totale non raggiunge pertanto il 35%, col
locandosi di conseguenza al di sotto non
sol tanto a quella dei gru ppi a specializza
zione manifatturiera nel loro complesso,
rna addirittura a quella nazionale. Cia si
spiega sia con il carattere centro-meridio
nale del gru ppo (Ie a tt iv it a manifa ttu r ie
re sono nettamente pili rappresentate nel
Nord, dove occupano il 40,00/0 degIi addet
ti, che nel Centro e nel Mezzogiorno, dove
occu pano rispettivamente il 31,1 % e il
25,7% degIi addetti), sia con la presenza
di sistemi locali gravitanti su centri urb a
ni di media dimensione (Rieti, Frosinone,
L'Aquila, Avezzano, Caserta e Battipa
gIia) che esprimono anche una vocazione
t e r z i a r i a .

Date Ie caratteristiche produttive del
gruppo, non stupisce che anche in questo
caso prevalgano - in termini di specializ-
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zazione relativa le u n it a locali di
dimensione maggiore: in primo luogo
quelle grandi (di dimensione compresa
tra i 250 e i 499 ad dett i), rna anche quel
le della classe immediatamente su periore
(500 addetti e pili) e inferiore (50-249
a d d e t t i ).

Sotto il profilo settoriale, la specializ
zazione produttiva nella fabbricazione di
apparecchi radiotelevisivi e di apparec
chiature per le comunicazioni e forte
(l'incidenza degli addetti a questa atti
vita e nel gruppo nove volte maggiore di
quella media nazionale) rna non univoca.
Infatti, soltanto sei dei nove Sll apparte
nenti al gruppo sono specializzati in que
sta divisione di a tt iv it a economica (Rieti,
Frosinone, L'Aquila, Avezzano, Sessa
Aurunca e Battipaglia), mentre i restanti
tre (Pont-Saint-Martin, Caserta e Roglia
no) son o specializzati nella fabbricazione
di mac chine per ufficio, elaboratori e
sistemi informatici: d'altronde, anche
l'incidenza degli addetti a questa a tt iv it a
nel gruppo e di assoluto rilievo, sei volte
maggiore di quella media naz io n al e. Con
quozienti di localizzazione minori, rna
comunque su periori all 'u n ita (a testimo
nianza di una specializzazione relativa
rispetto all'incidenza nazionale del setto
r e ) emergono al tre a tti vi t a manifa tturie
re: industria del tabacco; chimica e fibre;
gomma e plastiche; mac chine e apparec
chi elettrici; in misura minore, rna
comunque con una specializzazione relati
va, sono presenti anche Ie att iv ita di raf
finazione, l'industria della carta e carto
tecnica e la fabbricazione di altri mezzi
di trasporto. Da questa composizione del
tessuto produttivo si p u o trarre la conclu
sione che questi sistemi, pur presentando
una forte caratterizzazione settoriale,
mancano di alcuni dei connotati fonda
mentali dei "distretti": la diffusione di
una compagine ricca di imprese di dimen
sioni piccole e piccolissime e l'integrazio
ne di filiera.

Coerentemente con questa diagnosi, le
caratteristiche demografiche e sociali del
gruppo risultano correlate pili alla preva
lente collocazione geografica dei sistemi
che vi appartengono che alla loro specia
lizzazione produttiva: nella popolazione
prevalgono i giovani, con un indice di vec
chiaia che e il pili basso in assoluto tra i
gruppi individuati; il rapporto di masco
l in ita degli occupati e molto elevato, con
2,1 uomini per ogni donna; si rileva inoltre
una percentuale pili elevata della media
di colletti blu sia ad alta sia a bass a qua
lificazione tra le donne occupate e dei col
letti blu a bassa qualificazione tra gli
uomini occupati, come e caratteristico di
settori produttivi in cui prevale un'orga
nizzazione del lavoro fordista; infine,
emerge un'incidenza pili elevata della
media per i maschi colletti bianchi a bas
sa qualificazione, tipica dei sistemi a
caratterizzazione terziaria "urbana".

4.5 Propensione all'esportazione dei grup
pi di sistemi locali

La propensione all'esportazione dei
gruppi di sistemi locali completa l'analisi
delle specializzazioni affrontata nei pre
cedenti paragrafi. In questo modo si p u o
verificare se, e in quale misura, sia possi
bile individuare coerenze tra le specializ
zazioni dei gruppi, calcolate attraverso il
numero di addetti per att iv ita economi
che, e quelle che possono essere definite
attraverso il valore delle esportazioni per
raggruppamento merceologico.

Utilizzando come dati di base il val ore
delle merci esportate dai sistemi locali nel
1996 1°, riclassifica te in qua ttro raggru p
pamenti merceologici (industria leggera,
industria alimentare, industria meccani
ca e grande industria), sono stati calcola
ti i coefficienti di localizzazione settoria
le dei gruppi e le distribuzioni territoria
li e settoriali delle qu a nt ita esportate.

10 Per una trattazione pili dettagliata sulla metodologia utilizzata per l'estrazione dei dati, sulla classi
ficazione merceologica adottata e l'attribuzione dei valori ai sistemi locali del lavoro si rimanda
all'Approfondimento La geografia locale delle esportazioni.
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Anche se la classificazione merceologica
utilizzata non trova puntuale corrispon
denza con i settori di specializzazione che
caratterizzano i gru ppi di sistemi locali
individuati, si possono riconoscere alcune
interessanti corrispondenze. I coefficienti
di localizzazione che, applicati al valore
delle esportazioni, misurano il grado di
propensione all'esportazione dell'area
rispetto al la media nazionale, conferma
no i risultati ottenuti nell 'analisi
dell' occu pazione settoriale.

In primo luogo, i sistemi locali senza
specializzazione presentano una propen
sione all'esportazione, come era intuitivo
attendersi, sostanzialmente inferiore a ll a
media nazionale, se non per i prodotti
dell'industria alimentare, che presenta un
coefficiente di localizzazione pari a 3,43
CTavola 4.10). Nel complesso questo insie
me di sistemi locali, localizzati in preva
lenza nel Mezzogiorno, ha un peso molto
basso in termini di esportazioni che
ammontano ad appena il 4,90/0 del totale
nazionale (Tavola 4.11), distribuito con

poche sostanziali differenze tra i quattro
raggruppamenti merceologici considerati.
Cia rappresenta un elemento di ulteriore
conferma della de-specializzazione del
gruppo.

All'interno dei sistemi non manifattu
rieri, i sistemi locali urbani presentano
sostanziali differenze rispetto al profilo
medio nazionale solo per il comparto del
la grande industria che presenta un coeffi
ciente di specializzazione pari a 1,42.
Anche se, come si e gia considerato, si sono
g ia da tempo avviate dinamiche di de
localizzazione, soprattutto del comparto
manifatturiero a vantaggio di qu e lle fun
zioni terziarie che maggiormente caratte
rizzano il gruppo, sono ancora presenti
re a l ta produttive di grandi dimensioni.
Esse naturalmente presentano una mag
giore esposizione sui mercati internazio
nali (i sistemi di Milano, Venezia, Roma e
Napoli raccolgono quasi il 71% delle espor
tazioni del gruppo nel comparto della
grande industria), consentendo ai sistemi
locali urbani di conservare un importante

Tavola 4.10 - Esportazioni per raggruppamento merceologico e gruppo di sistemi locali dellavo
roo Anno 1996 (coefficienti di localizzazione) (a)

GRUPPI Dr 5LL

Sistemi senza specializzazione
Sistemi non manifatturieri

Sistemi urbani
Sistemi estrattivi
Sistemi turistiei

Sistemi manifatturieri
Sistemi della rna n ifattu ra legge ra

Sistemi del made in Italy
Si st e m i del tessile
Sistemi del euoio e della pelletteria

Sistemi dell'oeehialeria
Altri s is t em i m a n ifatt u r ie ri

Sistemi dei materiali da eostruzione
Sistemi del mezzi di trasporto
Sistemi degli appareeehi radiotelevisivi

Italia

Fonte: Istat, Indagine sui commercia can J'e sre-ro
(a) Si veda la nota 9 de I presente capitola.
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Industria
leggera

0,88

0,53
0,50
0,00
1,16

1,15
1,35
1,10

2,51
2.05
0,27
0,67
1,01

0,21

0,24
1,00

Industria
alimentare

3,43
0,84

0,79
0,22
2,14
0,88

0, 77

0,78
0,10
0,64

0,13

1,31

1,93
0,44

0,55
1,00

Industria
meccanica

0,79
1,08

1,08
0,01

1,07

0,99
1,01

1,14
0,46

0,60
2,52

0,94

0,97
0,70
1,78
1,00

Grande
industria

0,88

1,39
1,42

3,17
0,55
0,89
0,71

0,79
0,34
0,52
0,20

1,32

0,84
2,17

0,96
1,00
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Tavola 4.11 - Esportazioni per raggruppamento merceologico e gruppo di sistemi locali del lavo
roo Anno 1996 (composizioni percentu ali)

GRUPPI Dr SLL

Sistemi senza specializzazione
Sistemi non manifatturieri

Sistemi urbani
Sistemi estrattivi
Sistemi turistici

Sistemi manifatturieri
Siste m i della m a n ifattu ra leggera

Sistemi del made in Italy
Sistemi del tessile
Sistemi del cuoio e della pelletteria
Sistemi dell'occhialeria

Altri s is t e m i ma n ifatt u ri e ri
Sistemi dei materiali da costruzione
Sistemi dei mezzi di trasporto
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi

Italia

Sistemi senza specializzazione
Sistemi non manifatturieri

Sistemi urbani
Sistemi estrattivi
Sistemi turistici

Sistemi manifatturieri
Si ste m i d ella rna n ifatt u ra leggera

Sistemi del made in Italy
Sistemi del tessile
Sistemi del cuoio e della pelletteria
Sistemi dell'occhialeria

Altri s is t e m i m a n ifat t u r i e ri
Sistemi dei materiali da costruzione
Sistemi dei mezzi di trasporto
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi

Italia

Sistemi senza specializzazione
Sistemi non manifatturieri

Sistemi urbani
Sistemi estrattivi
Sistemi turistici

Sistemi manifatturieri
Sistem i della m a n ifatt u ra leggera

Sistemi del made in Italy
Sistemi del tessile
Sisrc m i del cuoio e dell a pelletteria
Sistemi dell'occhialeria

Altri sistemi rna n ifatt u r ie ri
Sistemi dei materiali da costruzione
Sistemi dei mezzi di trasporto
Sistemi degli apparecchi radiotelevisivi

Italia

Fonte: Istat, Indagine sui commercia can l'estero

Industria Industria Industria Grande
Totale

leggera alimentare meccanica ind us tria

COMPOSIZIONI PERCENTUALI PER SETTORE

4,3 16,9 3,9 4,3 4,9
11,5 18,5 23,7 30,6 22,0
10,5 16,6 22,7 30,0 21,0

0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
1,0 1,9 0,9 0.5 0,9

84,1 64,7 72,5 65,1 73,1
69,5 36,3 52,1 36,4 51,4
42,0 29,8 43,7 30,3 38,2

7,6 0,3 1,4 1.0 3,0
19,8 6,1 5,7 5,0 9,6

0,1 0,1 1,3 0,1 0,5
14,6 28,4 20,4 28,6 21,7
12.6 24,2 12,2 10,6 12,6

1,6 3,3 5,3 16,5 7,6
0.4 0,9 2,8 1,5 1,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

COMPOSIZIO"lI PERCENTUALI PER GRUPPO
25,8 20,4 26,5 27,3 100,0
15,4 5,0 36,4 43,3 100,0
14,6 4,7 36,5 4'1,2 100,0

0,0 1,3 0,4 98,3 100,0
33,9 12,7 36,1 17,2 100,0
33,6 5,2 33,5 27,6 100,0
39,5 4,2 34,3 22,0 100,0
32,1 4,6 38,6 24,6 100,0
73,3 0,6 15,6 10,5 100.0
60.0 3.8 20,1 16,1 100,0

7,8 0,7 85,1 6,3 100,0
19,7 7,7 31,7 40,9 100,0
29,5 11,4 32,9 26,2 100,0

6,2 2,6 23,7 67.5 100.0
7,0 3,2 60,0 29,8 100,0

29,2 5,9 33,8 31,0 100,0

COMPOSIZIONI PERCENTUALI SUL TOTALE

1,3 1,0 1,3 1,3 4,9
3,4 1,1 8,0 9,5 22,0
3,1 1,0 7,7 9,3 21.0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
0,3 0,1 0,3 0,2 0,9

24,6 3,8 24,5 20,2 73,1
20,3 2,2 17,6 11.3 51,4
12,3 1.8 14,8 9,4 38,2

2,2 0,0 0,5 0.3 3,0
5,8 0.4 1,9 1,6 9,6
0,0 0,0 0,4 0,0 0,5
4,3 1,7 6,9 8,9 21.7
3,7 1.4 4,1 3,3 12,6
0,5 0,2 1,8 5,1 7,6
0,1 0,1 1, a 0,5 1,6

29,2 5,9 33,8 31,0 100,0
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contributo a ll e esportazioni nazionali: nel
1996 il 21,0% del complesso delle esporta
zioni si generava in questi sistemi.
All'interno del gruppo e anche forte il peso
dell'industria meccanica (36,5% delle
esportazioni del g ru pp o ); di minore
importanza e il peso dell'industria legge
ra (14,6%), mentre risulta quasi trascura
bile la quota dell'industria alimentare
(meno del 4,7%).

Seppure presentino un elevato coeffi
ciente di localizzazione nel raggruppa
mento della grande industria (3,17), i
s iste m i locali estrattivi, in virtu delle loro
ridotte dimensioni e del ruolo marginale
che il settore occupa nell'economia naz io
nale, possono essere definiti a propensione
all'esportazione quasi nulla. Nella grande
industria la quota di esportazione loro
attribuibile e di appena 10 0,2%, mentre
per gli altri tre comparti e prossima a
zero.

II terzo gruppo dei sistemi non mani
fatturieri, a specializzazione turistica,
non presenta tratti caratteristici di e s p o
s iz i o n e sui mercati esteri: risalta unica
mente una significativa specializzazione
nell'industria alimentare (coefficiente di
localizzazione pari a 2,14) in un settore
che pero svolge un ruolo di assoluto secon
do ordine nell'esportazione nazionale: con
appena 20 mila miliardi di esportazioni
nel 1996, esso rappresenta all'incirca il 60/0
del totale.

E comunque nel complesso dei sistemi
locali caratterizzati da specializzazioni
nell'industria manifatturiera che si con
centra la porzione pili consistente delle
esportazioni italiane: in questi gruppi,
che rappresentano il 59,7% delle unita
locali e il 67,8% degli addetti del compar
to manifatturiero nel 1996, si esporta
poco pili del 73% del totale nazionale.
All'interno di questa macro-tipologia di
sistemi locali sono quelli specializzati nel
la manifattura leggera che presentano le
migliori performance quantitative. In
questi sistemi, infatti, si concentra la tr a
dizionale, rna al tempo stesso innovativa,
produzione italiana che ha guadagnato
una forte presenza sui mercati esteri, in
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particolare con i prodotti tessili e
dell'abbigliamento, della pelletteria e, pili
in generale, del cosiddetto made in Italy.

I 212 sistemi locali che compongono il
gruppo del made in Italy non presentano
forte specializzazione in ale uno dei quat
tro raggruppamenti merceologici conside
rati, rna rappresentano da soli ben il
38,2% del totale delle esportazioni italia
ne, che si ripartisce in particolar modo
nell'industria leggera e nell'industria mec
canica, mentre poco pili di un quarto delle
esportazioni afferiscono al comparto del
la grande industria. Esigua e invece la
quota di esportazione del settore alimen
tare. Anche se una classificazione in soli
quattro raggruppamenti merceologici p u o
nascondere al suo interno informazioni
preziose, questo gruppo si rno stra essere
l'unico tra quelli analizzati la cui propen
sione all'esportazione risulti articolata, a
conferma dell'esistenza delle pluri-specia
lizzazioni poste in luce nel paragrafo
4.4.3.

I sistemi a specializzazione tessile e
quelli a specializ zazione nel cuoio e nella
pelletteria presentano ovviamente una for
te specializzazione nel solo comparto
dell'industria leggera. Nel complesso, i
due gruppi rappresentano quasi il 13% del
totale delle esportazioni nazionali, rna
pili del 27% delle esportazioni del settore.
Chiudono il gruppo della manifattura leg
gera i sistemi locali dell.'occb ialeria che si
caratterizzano per una forte specializza-
zione all'esportazione nel cornparto
dell'industria meccanica. Si tratta
comunque di un gruppo di sistemi locali
che, nonostante l'accentuata specializza
zione settoriale, opera su un mercato di
dimensioni relative e ha un peso contenuto
sull'intera economia e sulle esportazioni
del comparto.

Nel caso degli altri sistem i locali m a n i
fatturieri le specializzazioni all'esporta
zione appaiono coerenti con le caratteriz
zazioni dei gruppi. Nel complesso questo
gruppo di sistemi assorbe quasi il 22%
delle esportazioni italiane a fronte di
poco pili del 18% degli addetti e di quasi il
15% delle u n ita locali, presentando quindi
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il miglior rapporto tra quota di e sp o r ta
zione e quota di addetti.

Il sistema dei materiali da costruzione
presenta, in termini di specializzazione
all'esportazione, un coefficiente di lo cal iz
zazione pari aI, 9 3 per il comparto
dell'industria alimentare. Tale anomalia
e giustificata dal peso, elevato rispetto
a ll a media nazionale, di questo settore nel
gruppo. Rilevanti sono comunque le quote
degli altri tre comparti che consentono,
nel complesso, di raggiungere ben il 12,6%
delle esportazioni nazionali.

Il comparto della grande industria
caratterizza e specializza il gruppo dei
sistemi locali dei mezzi di trasporto, con
un coefficiente di localizzazione pari 2,17
al quale corrisponde una quota complessi
va del 5,10/0 del totale delle esportazioni
nazionali. All'interno del gruppo le quote
dei primi due comparti sono marginali,

mentre vale la pena di segnalare la quota
significativa dell'industria meccanica. I
sistemi analizzati nel gruppo specializza
to nella produzione di apparecchi radio
televisivi presentano una buona propensio
ne all'esportazione, rna con una rilevanza
ancora molto limitata nell'ambito dei
mercati esteri italiani.
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Geografia locale delle esportazioni

La nuova geografia delle esportazioni
nazionali, introdotta nel Rapporto dello
scorso anna per i soli distretti industria
li, si completa con l'estensione dell'analisi
a tutti i sistemi locali del lavoro. Questo
risultato si qualifica da un punto di vista
non sol tanto quantitativo, p e rche l'anali
si riguarda ora I' intero territorio nazio
nale, rna soprattutto qualitativo, in
quanta essa permette il confronto tra
r e a lta locali differenti per modelli econo
mici e sociali. E infatti possibile compa
rare isis temi locali "distrettu ali" (sis te
mi manifatturieri di piccola e media
impresa) con i sistemi locali di grande
impresa e con quelli emergenti, specie nel
Mezzogiorno, che non hanno ancora conso
lidato un particolare modello di sviluppo
industriale.

Metodologia d'analisi

Per quanto riguarda la metodologia si
conferma la scelta di effettuare Ie elabora
z i o n i per il 1996 a partire dall'integrazio
ne tra l'archivio statistico degli operatori
del commercio con l'estero (Coe) e quello
delle imprese dell'industria e dei servizi
(Asia). Le informazioni sulla localizzazio
ne delle imprese contenute in quest'ultimo
archivio - a livello di comune e quindi di si
stema locale del lavoro - permettono, se op
portunamente combinate con quelle sugli
operatori del commercio con l'estero, di ri
condurre Ie merci esportate ai sistemi 10
cali di provenienza. Elementi di complica
zione derivano dalla presenza di imprese
plurilocalizzate, per le quali si so no adot
tati opportuni criteri di redistribuzione
delle esportazioni di merci di un'impresa
a lle sue u nita locali. Solo residualmente, si
sono utilizzati metodi di stirn a basati
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sulla distribuzione degli addetti dell'im
presa per u n ita locale.

Al fine di effettuare un'analisi sintetica
dell'elevata mole di risultati prodotti si e
preferita una rappresentazione cartografi
ca e si sono effettuate alcune scelte relative
ai raggruppamenti merceologici e agli in
dicatori economici da considerare. Inoltre,
per Ie motivazioni di segu ito illustrate, si
sono definite soglie minime, in termini di
esportazioni e di addetti, per selezionare i
sistemi locali da considerare nell'analisi.

Per quanto riguarda la classificazione
merceologica, si e ritenuto opportuno uti
lizzare, soprattutto per motivi di sintesi
nella parte cartografica, una ripartizione
delle esportazioni nazionali di manufatti
in quattro raggruppamenti:
- industria leggera (re ss il e e abbigliamen

to, industrie conciarie, prodotti in pelle
e cuoio, calzature, prodotti per l'arreda
mento, oreficeria e altri prodotti tipici
del made in Italy tradizionale, con
l 'esclusione dell' o cchia.ler ia );

- industria alimentare (prodotti alimen
tari, bevande e tab accc ):

- industria meccanica (fabbricazione di
macchine e apparecchi meccanici, fab
bricazione di macchine elettriche, di
a pparecchiature elettroniche e ottiche,
fabbricazione e lavorazione dei prodotti
in metallo, fusione di rneta lli):

- "grande industria" (autoveicoli e altri
mezzi di trasporto, industria metallurgi
ca e petrolchimica, carta e cartotecnica).
E evidente il carattere interpretativo di

questi raggruppamenti merceologici, otte
nuti aggregando i gruppi della classifica
zione Atec091, che non sono riconducibili,
p e ro , a ll e classificazioni ufficiali dell'Istat:
essi mirano infatti ad individuare raggrup
pamenti di merci che riflettono, in linea del
tutto generale, differenti modelli di svilup-
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po e specializzazione. Una classificazione
sostanzialmente analoga e stata impiegata
per definire, sulla base degli addetti alle
unita locali, le specializzazioni dei
"distretti i n du str i a l i "!'.

Per qualificare il ruolo delle esportazioni
di manufatti in relazione al lattivita econo
mica di ciascun sistema locale e stato uti
lizzato il valore delle esportazioni per
addetto, che permette di superare i proble
mi legati al la differente dimensione demo
grafica ed economica dei sistemi locali.
Questa indicatore puo essere interpretato
anche come un generico indicatore di
performance dell'esportazione del sistema
locale, perche e condizionato da numerosi
e1ementi quali: la propensione all'esporta
zione, la cornperitivita dei prodotti e la
pro dutt.ivita del lavoro impiegato per pro
durre Ie merci destinate ai mercati esteri.
II confronto tra sistemi locali can differenti
specializzazioni e tuttavia limitato dalle
differenze nelle tecnologie e nei valori medi
delle produzioni realizzate. Al fine di effet
tuare confronti tra i diversi sistemi locali
si e pertanto diviso l'indicatore per il suo
valore media nazionale.

Per quanta riguarda gli indica tori che
esprimono le caratteristiche merceologi
che delle esportazioni dei sistemi locali, si
sana impiegati quozienti di localizzazio
ne, analoghi agli indicatori di specializ
zazione utilizzati nel campo dell'econo
mia internazionale.

La definizione di soglie minime di signi
fi ca tiv ita , utilizzate per selezionare i
sistemi locali del lavoro da prendere in
considerazione nell'analisi, si e resa neces-

saria principalmente per consentire un
usa efficace degli indicatori economici
adottati. Infatti, essi quantificano i nte n
s ita e specializzazioni relative, p erm et
tendo di cogliere importanti segnali di
performance e specializzazione anche in
re a lta locali di dimensioni modeste, rna
non tengono canto della dimensione assolu
ta del fenomeno e quindi rischiano di
sopravvalutare fenomeni m arg inal i'". Le
scelte campiute si traducono di fatto in
ipotesi interpretative e rappresentano sol
tanto uno dei possibili percorsi di analisi
del fenomeno. L'obiettivo rimane quello di
rappresentare lererogene ita della perfor
mance e dei modelli di specializzazione
delle singole rea Ita territoriali, che ra p
presentano un'importante componente per
comprendere la com petit ivita del paese,
intesa come "insieme di c o m p e ti t iv it a
lo ca l i", sui mercati internazionali.

Performance locale delle esportazioni
nell'economia italiana

L'analisi della performance dell'esporta
zione dei singoli sistemi locali (Cartogram
rna 4.7) delinea un quadro piuttosto etero
geneo che, se da un lata conferma in com
plesso la maggior rilevanza del Centro-nord,
dall'altro coglie significative differenze
nell'ambito di tali aree e importanti segna
li di cornpetit ivita per alcuni sistemi lac ali
del Mezzogiorno (Tavola 4.12).

Nelle regioni nord-occidentali emerge
l'elevata c o m p e t it iv it a di alcuni sistemi
locali di grande impresa concentrati

11 Si fa riferimento, qui e nel seguito dell'Approfondimento, ai 199 "distretti industriali" definiti come i
sistemi locali nei quali i coefficienti di localizzazione delle att ivita manifatturiere e delle u n it a locali fino a
249 addetti erano entrambi superiori a uno nel 1991. CIstat, Rapporto annuale 1995).

12 Si e pertanto deciso, sulla base di valutazioni prudenziali, di considerare inizialmente (Cartogramma
4.7) solo i sistemi locali con un numero di addetti alle u n ita locali dell' industria e dei servizi superiore a 1.500
e, success iva mente (Cartogrammi 4.8,4.10 e 4.11), quelli con un fatturato di vendite all'estero non inferiore a
3 miliardi in relazione ai vari raggruppamenti merceologici considerati. Fanno eccezione i prodotti alimen
tari (Cartogramma 4.9), la cui soglia, tenuto conto anche del minor peso assoluto del raggruppamento con
siderato sulle esportazioni nazionali, e stata fissata in 500 milioni.
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Tavola 4.12 - Prfmi 15 sistemi locali del lavoro per valore delle esportazioni secondo quattro
raggruppamenti merceologici. Anno 1996

POSTO IN
GRADUATORIA

Industria
leggera

Industria
alimentare

Ind u stria
meccanica

Grande
industria

Milano Milano Milano Milano
2 Prato Alba Torino Torino

3 Firenze Parma Bergamo Napoli
4 Como Verona Brescia Bergamo

5 Sassuolo Nocera Infe r iore Firenze Brescia
6 Arezzo Reggio nell'Emilia Lecco Venezia

7 Montebelluna Torino Padova Latina
8 Treviso Bari Busto Arsizio Taranto

9 Arzignano Napoli Modena Lanciano
10 Bassano del Grappa Treviglio Reggio nell 'Emilia Verona
11 Udine Vercelli Udine Roma
12 Verona Modena Bologna Cassino
13 Santa Croce sull'Arno Canelli Parma Cagliari
14 Vicenza Perugia Desio Lecco
15 Desio Poggibonsi Treviso Busto Arsizio

Fonte: Istat, Indagine su l commercia can l'estero

soprattutto in Piemonte (Villar Perosa,
Pinerolo, Alba, Casale Monferrato), rna
anche in Lombardia (Sesto Calende) e in
Liguria (Sestri Levante) - e di distretti
industriali, soprattutto in Lombardia
(Como, Treviglio, Clusone, Lumezzane,
Vestone, Manerbio, Castel Goffredo, Suz
zara) e in misura minore in Pie monte
(Borgomanero e Oleggio),

Le regioni nord-orientali presentano un
quadro sostanzialmente analogo: spiccano
sugli altri alcuni sistemi locali a elevata
co mp e ti t iv ita (quali, ad esempio, Riva
del Garda in Trentino-Alto Adige e Gorizia
in Friuli-Venezia Gi u l ia}; molti distretti
industriali del Veneto (Treviso, Montebel
luna, Bassano del Grappa, Cittadella,
Thiene, Schio, Arzignano, Lonigo, Bovolo
ne, Sant'Ambrogio di Valpolicella e, in
misura minore, Pieve di Ca do re.), dell'Emi
lia-Romagna (Correggio, Guastalla, Sas
suolo, Castellarano, Rocca San Casciano e,
con livelli di poco inferiori, Modena, Reg
gio nell'Emilia, Parma e Carpi) e del Friu-
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li-Venezia Giulia (Udine); i sistemi locali
di grande impresa di Belluno e Verona nel
Veneto,

Le regioni del Centro mostrano un qua
dro me no articolato, rna emergono i siste
mi locali pili competitivi della Toscana (i
distretti industriali di Santa Croce
sull'Arno, Prato, Poggibonsi, Arezzo) e del
le Marche (i distretti industriali di Mon
te San Giusto, Montegranaro, Urbania e, a
livelli di poco inferiori, quelli di Civitano
va Marche, Porto Sant'Elpidio, Pesaro,
Recanati, ]esi, oltre al sistema locale di
grande impresa di Fabriano), Nel Lazio
spiccano i sistemi di Aprilia, Latina, Fro
sinone e Cassino,

Nelle regioni del Mezzogiorno la presenza
di sistemi locali che mostrano performance
significative e notevolmente ridotta, anche
se non mancano interessanti segnali di
cornp e tit ivita in alcune aree circoscritte
quali il distretto industriale di Solofra e i
sistemi locali di Sessa Aurunca, Sant'Ange
lo dei Lombardi, Ariano Irpino, Aversa e
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Nocera Inferiore in Campania; i sistemi
locali di Bella e Matera in Basilicata; i
sistemi locali di grande impresa della
Puglia (Tricase, Casarano, Taranto) e Sici
lia (Termini Imerese). Si identificano qu in
di situazioni locali emergenti, di difficile
individuazione se si utilizzassero come
u n ita d'analisi le tradizionali ripartizioni
amministrative regionali e provinciali.

Specializzazione delle esportazioni dei
sistemi locali

Un importante approfondimento
riguarda l'analisi delle specializzazioni
delle esportazioni dei sistemi locali in
relazione a particolari tipologie di pro
dotti: dell'industria leggera, delle indu
strie alimentari, dell'industria meccanica
e della "grande industria". L'analisi fa
emergere sistemi locali non classificati
precedentemente e che quindi, nel comples
so, non presentano un livello di competiti
vita significativo. Per qualificare i risul
tati e importante ricordare come, con Ie
dovute eccezioni, la modesta specializza
zione dei sistemi locali pili affermati del
Centro-nord possa essere ricondotta a pro
cessi di diversificazione dell'esportazione
in altre produzioni (in parte deducibile
dal confronto dei singoli cartogrammi),
mentre la presenza di una forte specializ
zazione, associata a un contributo a lle
esportazioni nazionali piuttosto modesto
sia una delle caratteristiche distintive dei
sistemi locali emergenti.

Nell'ambito dei sistemi locali specializ
zati nelle esportazioni dei prodotti
dell'industria leggera (Cartogramma 4.8),
si mette in luce il ruolo rilevante del Cen
tro Italia, dove si delineano chiaramente
le tradizionali aree industriali della
Toscana e delle Marche. Per quanto
riguarda la Toscana, si possono indivi
duare i distretti industriali di Prato,
Santa Croce sull'Arno, Arezzo e il sistema

locale di Carrara; nella parte meridionale
delle Marche si evidenziano i sistemi loca
l i specializzati nelle calzature. Altri siste
mi locali a elevata specializzazione pre
senti nel Centro Italia sono Gubbio, i
distretti industriali di Ci tt a di Castello
(Umbria), Cagli, Urbania (Ma.rc h e ), Civi
ta Castellana (Laz io). Questi ultimi fanno
parte di un'area pili ampia - formata da
sistemi locali pili debolmente specializza
ti, rna che cornunque costituiscono un tes
suto produttivo chiaramente orientato
all'esportazione nei prodotti tradizionali
- che si estende lungo la dorsale adriatic a
dalla Romagna all'Abruzzo fino a lla Basi
licata e attraversa gli Appennini per
ricongiungersi con le aree specializzate di
Umbria e Toscana.

Nelle altre regioni del Paese, i sistemi
locali che presentano una specializzazione
significativa all'esportazione di prodotti
dell' industria leggera si localizzano
soprattutto nel Veneto (ad esempio, nei
distretti industriali di Montebelluna,
Oderzo, Thiene, Treviso e Marostica), dove
costituiscono un'area abbastanza integra
ta, e in Emilia-Romagna (distretti indu
striali di Sassuolo, Carpi, Rocca San
Casciano e sistemi locali di Fidenza e
Bagno di Romagna). Nelle regioni nord
occidentali i distretti industriali specia
lizzati si distribuiscono soprattutto nella
fascia preal pina e dell' al ta pianura in P ie
monte (Biella e Alessandria) e in Lombar
dia (Como, Gallarate, Busto Arsizio,
Desio, Castel Goffredo, Manerbio, Monti
chiari) .

Nel Mezzogiorno la presenza di sistemi
locali specializzati nell'esportazione di
prodotti dell'industria leggera e significa
tiva lungo la dorsale adriatica, soprat
tutto in Abruzzo (dove si trovano i
distretti industriali di Giulianova e Atri e
i sistemi locali di grande impresa di Pen
ne e Vasto) in Puglia e Basilicata (per que
ste ultime due regioni si segnalano i siste
mi locali di Matera, Ascoli Satriano, San
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Severo, Bisceglie, Gravina di Puglia, Gioia
del Colle, Tricase, Casarano e Gallipoli,
n o n ch e i distretti industriali di Barletta,
Putignano e Martina Franca). Un altro
insieme consistente di sistemi locali spe
cializzati, che non presenta tuttavia l e
c ara tte ri s tic h e de 11 a contigu i ta te rri to
riale, emerge in Campania (Sant'Agata de'
Goti, Montesarchio, Montella, Oliveto
Citra e Calitri, cui si aggiunge il distretto
industriale di Solofra). Nelle restanti
regioni meridionali i sistemi locali espor
tatori di prodotti dell'industria leggera
formano configurazioni territoriali isola
te in Calabria (Cosenza e Bisignano), Sici
lia (Trapani, Alcamo, Agrigento, Santo
Stefano di Camastra, Brolo, Patti, Regal
buto e Vittoria) e Sardegna (Tempio Pau
sania e Villacidro).

Per quanta riguarda i sistemi locali
s pecializza ti nelle es portazioni di pro
dot ti dell ' i n d u s t ria a l i men tar e ( Cart 0

gramma 4.9), possono essere individuati
tre grandi sistemi territoriaIi, r i s p e t t i
vamente nel Centro, nel Mezzogiorno e
nel Nord. Nel Centro Italia i sistemi a
elevata specializzazione investono
soprattutto il versante tirrenico in
Toscana (sistemi locali di Castel del
Piano e Montalcino e distretti di Gaiole
in Chianti e San Quirico d'Orcia),
Umbria (Spoleto e Norcia) e Lazio (Fia
no Romano). Nel Mezzogiorno, l'indu
stria alimentare e quella in cui e m e r g o
no l e maggiori specializzazioni, con una
significativa diffusione territoriale, da
cui non e esclusa nessuna regione; si
segnalano in particolare Casoli in Abruz
zo, Campobasso in Molise, un nutrito
gruppo di sistemi pugliesi (Lesina, Luce
ra, Cerignola, Manfredonia e Maglie) e
campani (Benevento, Sarno, Nocera Infe
riore, Sant'Angelo dei Lombardi, Eboli,
Teano, Nola e San Giuseppe Vesuviano),
Castrovillari in Calabria.

Anche nel Nord Italia sono numero sr 1

sistemi locali a elevata specializzazione
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che, sotto il profilo territoriale, si colloca
no lungo due direttrici: una fascia che va
dalla collina piemontese (Vercelli, Alba e
Crodo) a l la pianura padana 01 distretto
di Langhirano e il sistema di Tizzano Val
Parma in Emilia-Romagna) fino a ll a foce
del Po; una linea diretta a Nord-est lungo
la valle dell'Adige (Pinzolo, Predazzo, San
Candido in Trentino-Alto Adige, rna anche
Castagnaro in Veneto e Bormio in Lombar
dia). Relativamente isolati restano i
sistemi liguri di Ventimiglia e Imperia.
Come si e sottolineato in precedenza,
all'elevata specializzazione della maggior
parte dei sistemi locali del Mezzogiorno
corrisponde spesso una cap acita esporta
trice modesta, mentre quelli del Centro
nord contribuiscono in alcuni casi in modo
significativo a l le esportazioni nazionali
di prodotti alimentari senza per questo
presentare livelli di specializzazione COS!

accentua ti, data la compresenza di pro
duzioni diversificate e l'elevato livello di
ind ustrializz azione.

I sistemi locali specializzati nelle
esportazioni di prodotti della meccanica
(Cartogramma 4.10), a differenza dei pre
cedenti, sono concentrati geograficamente
nel Nord, in misura minore nel Centro e con
una scarsissima presenza del Mezzogior
no.

Nel Nord, in particolare - all'interno
di un tessuto di sistemi locali a divers a
i n t e n s it a di specializzazione, rna
sostanzialmente continuo - emergono tre
poli, cui corrispondo in r e a l t a altrettan
ti "modelli" di speciaIizzazione mecca
n i c a :
- uno piemontese (Pinerolo, Omegna, Bor

gomanero, Oleggio, Ivrea, Casale Monfer
rata e Ovada) che si spinge fino a ll a
Lombardia occidentale (Sesto Calende e
Voghera):

- uno veneto, in cui sono rappresentati
tanto i distretti ind us triali (San to St.e
fano di Cadore e Pieve di Cadore), quan
to i sistemi locali di grande impresa
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(Agordo, Belluno 13, Vittorio Veneto e Fel
tre) e che oltre al Veneto (dove vanno cita
ti anche i sistemi di San Giovanni Ilarione,
Schio, Legnago) abbraccia la Lombardia
orientale (Lumezzane, Sa lo , Desenzano del
Garda), il Trentino-Alto Adige (Vipiteno) e
il Friuli-Venezia Giulia (Tarvisio e Mania
go);
- uno emiliano, del quale fanno parte il

sistema locale di Bologna, l'area di pia
nura a nord (distretti industriali di
Guastalla, Correggio, Reggio nell'Emilia)
che si estende in Lombardia (Castelleone
e Crema) e la Romagna (Faenza, Merca
to Saraceno, Cesena e Rimini) che si
spinge fino alla Marche (Novafeltria).
Nel Centro alcuni sistemi locali specia

lizzati si localizzano in Toscana (Massa,
Livorno, San Marcello Pistoiese, Siena) e
nelle Marche settentrionali (Pesaro, Urbi
no e Sassocorvaro). Un' area pili estesa che
interessa trasversalmente le Marche e
l'Umbria comprende i sistemi locali di
]esi, Fabriano, Serra dei Conti, Sassoferra
to, Pergola (Marche), Gualdo Tadino e
Ci tt a di Castello (Umbria).

Nel Mezzogiorno emergono soltanto
alcune aree circoscritte tra Abruzzo (Ave z
zano, l'Aquila) e Lazio (Ri eti), oltre a
sistemi locali pili isolati, soprattutto in
Campania (Aversa, Sessa Aurunca, Morco
ne, Caserta) e in Puglia (Lecce e Nardo).

Per quanto riguarda i sistemi locali
specializzati nei prodotti della "grande
industria" (Cartogramma 4.11) e necessa
rio precisare che in questo caso l'analisi e
condizionata da restrizioni di carattere
sia statistico sia interpretativo. Le restri
zioni di carattere statistico derivano dal
fatto che l'elevata presenza di imprese con
pili u n ita locali rende la componente sti
mata delle elaborazioni piuttosto consi-

stente, e questo deve indurre a valutare i
risultati con una certa cautela. In secondo
luogo, il fattore di concentrazione territo
riale e meno importante per le grandi
imprese che per le piccole e medie. Tutta
via, l'analisi e utile per dar conto della
rilevanza territoriale dell'esportazione
generato da un modello d'industrializza
zione centrato prevalentemente sulla gran
de impresa e per verificare la presenza di
differenti modelli di svilu ppo in uno stes
so sistema locale.

A tale riguardo si puo riscontrare che la
diffusione di sistemi locali specializzati
nell'esportazione di prodotti della "grande
industria" e localizzata soprattutto nelle
regioni nord-occidentali (ad esempio, Bar
ge, Verzuolo e Cuneo in Piemonte) e lungo la
direttrice tirrenica: Sestri Levante e La Spe
zia in Liguria; Rosignano Marittimo e
Piombino in Toscana; Latina nel Lazio meri
dionale. Nelle regioni nord-orientali, invece,
il grado di specializzazione in questo rag
gruppamento merceologico non e elevato.

Nel Mezzogiorno si mette in luce soprat
tutto la notevole specializzazione di alcune
aree, soprattutto quelle investite dai pro
cessi di industrializzazione intensiva degli
anni Sessanta e Settanta: Termoli in Molise;
Foggia, Taranto e Brindisi in Puglia; Pistic
ci e Potenza in Basilicata; Ariano Irpino,
Castellammare di Stabia e (in misura mi
no re) Napoli in Campania; Rogliano, Mari
na di Gioiosa Ionica e Crotone in Calabria;
Termini Imerese, Gela, Ragusa, Siracusa,
Catania, Santa Teresa di Riva, Villafranca
Tirrena in Sicilia; Cagliari, Sassari, Nuoro
e Iglesias in Sardegna. In alcuni di questi si
stemi locali, la specializzazione nell'espor
tazione di prodotti della "grande indu
stria" indica come questa costituisca in
molti casi l'esclusivo modello di sviluppo.

13 Si tratta di quattro re a lta locali specializzate prevalentemente nell'occhialeria, classificata nei prodot
ti ottici che sono inclusi nella meccanica, mentre una p iu corretta collocazione sarebbe nei prodotti dell'indu
stria leggera.
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Genesi ed evoluzione dei sistemi locali specializzati

La geografia dei sistemi locali del lavo
ro secondo le loro specializzazioni p ro du t
tive (Tavola 4.13) ha ispirato anche l'esi
genza di affrontare, attraverso un'analisi
diacronica, Ie m odalita e le interisita con
cui tali specializzazioni si sono radicate
nei sistemi produttivi e quale sia stata la
loro evoluzione nel tempo. Un'analisi dina
mica delle specializzazioni produttive
rappresenta anche uno strumento per veri
ficare se, su base settoriale, nei sistemi
territoriali si sia affermato un modello
che spinge sempre pili verso maggiori livel
li di specializzazione, espandendo al con
tempo i settori collegati nella filiera pro
duttiva, oppure processi di diversificazio
ne abbiano avuto maggiori o p p ortu n ita di
affermazione. La collocazione nel tempo
dell'avvio 0 del cambiamento di queste
strategie rappresenta quindi una chiave
per meglio cap ire i cambiamenti avvenuti
nel sistema produttivo territoriale.

Anche in questo caso, come base di anali
si sono stati utilizzati i 784 sistemi locali
del lavoro, definiti in occasione del 13° cen
simento della popolazione e delle ab itaz io
ni, suddivisi negli 11 gruppi di specializza
zione produttiva sulla base della d istr ibu
zione settoriale degli addetti delle u n ita
locali desunti dal censimento intermedio
dell'industria e dei servizi del 1996. Le
ragioni per cui si e scelto di tenere costan
te nel tempo la dimensione territoriale
stanno proprio nell'esigenza di cornprende
re le scansioni temporali secondo le quali
dotazioni e specializzazioni si so no affer
mate nella attuale geografia produttiva
italiana. Occorre tuttavia tenere presente -

come in tutte le analisi di tipo evoluz ioni
stico - che l'osservazione retrospettiva rac
conta la storia dei sopravvissuti, ci o e in
questo caso delle configurazioni territoria
li attuali e delle specializzazioni pro dutti
ve a esse associate.

La ricostruzione storica tanto della geo
grafia territoriale quanto delle specializ
zazioni produttive ha posto due problemi
di cornp arab i lita temporale delle info rrn a
zioni. In primo luogo, e stato necessario
utilizzare Ie informazioni censuarie d ispo
nibili su base comunale (Ia geografia dei 511
PUQ essere infatti ricostruita solo disp o
nendo di dati COS! disaggregati), attr i
buendo volta per volta le variazioni della
n a ta lita e m ortal ita comunale per rico
struire una situazione territorialmente
confrontabile nell'arco temporale che va dal
primo censimento del dopoguerra al recen
te censimento intermedio del 1996. In secon
do luogo, si e dovuto intervenire in maniera
energica sulla classificazione delle attivita
produttive. Come e no to la classificazione
dei settori di att ivita ha sub ito negli u l ti
mi cinquant'anni notevoli variazioni e
ampliamenti, rendendo necessario uti liz
zare come riferimento una sintesi di quella
utilizzata in occasione del censimento del
1951 e ricondurre a questa le informazioni
relative ai censimenti successivi. Il r isulta
to di questo processo di omogeneizzazione
ha generato una classificazione che contie
ne Ie informazioni al massimo dettaglio
settoriale disponibile, rna che risulta sol
tanto in parte confrontabile con quella uti
lizzata con riferimento a 1991 e 1996 14

(Ate coy l ).

i , Inoltre, il ricorso a una classificazione delle att iv ita economiche basata nei fatti su quella del 1951 ha
posto problemi delicati di raccordo tra le classificazioni. Per alcune a tt iv ir a , in particolare per i pili recenti
censimenti del 1991 e del 1996, il raccordo non e stato possibile. Pertanto, in alcuni limitati casi le quantita
assolute cui si fa riferimento in questa parte differiscono lievemente da quelle utilizzate nell'analisi riferita
alla situazione attuale.
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Tavola 4.13 - Addetti alle urrita locali per gruppo di sistemi locali dellavoro e atttvlta economica
di specializzazione. Anni 1951-96 (a) (coefficients di localizzazione (b))

ATTIVITA ECONOMICHE
or SPECIALIZZAZIONE

Tabacco
Costruzioni
Acqua
Commercia al dettaglio

Editoria e stampa
lnd listric fot o- fono-cinematografiche

At t i ui t a i n e re n t i alia fotografi a

Pro du z io ni c inematograficbe e eli video
Riproduzione eli s up p o rt i reg ist rat i

Trasporti
Tr a sp o rti t e r rest ri
Tr a sp o rt i m a rit t t m i
Tr asp orti ae rei
At t iuita a u s il ia ri e d ei t raspo rt i

Co ruu n i ca z i o n i
Credito
Assicurazione
Servizi alle im pre se

Estrazione di minerali metalliferi
Estrazione d i minerali non metalliferi

Carbo n foss ile, lignite e t orba
Altri m inerali

Metallurgia
Metal l u rg i a
Fuc i n atu ra, imh u.titu.ra, st ampaggio
e p rofilatura dei metalli; metallurg ia delle polueri

Energia elettrica e gas

Costruzioni
Co m m e rc io al dettaglio
Alberghi e ristoranti
Att iv i ta della spettacolo
At t iv i t a culturali e sportive

Tessile
Abhigliamento e ca!zature

Abbiglia mento
Calz atu re

Legno e mobili
Legno
Mo b il i

Metallurgia
Me t al l u rg i a
Fu c i n atu ra, imbu.titura, st anipaggio
e p rofilatura dei meta lli, metallu rgta delle polveri

Meccanica
Mac c b irie non elettriche e c arpenteria metallica,

fonderie di seconda [u.sio ne
Mac cb i ne elett ricb e e per telecom u n ic aeio ne
Mecc a nica di prec istone, oreficeria e argenteria
Officine per lauorazion.i e riparazioni mecca niche varie
Me z z i di t ra sp o rt o

Tessile
Abbigliamento e calzature

Abb iglia m ento
Calz atu re

Fibre te ss i l i

CENSIMENTI

1951 1961 1971 1981 1991 1996

SISTEMI SENZA SPECIALIZZAZIONE
1,60 1,42 1,56 2.11 2,03 2.21
1,14 1,26 1,45 1.44 1.40 1.41
1,66 2,03 2,27 2.10 1.81 1.65
1,35 1,51 1,61 1,47 1,36 1.42

SISTEMI URBANI
1,64 1.64 1,63 1,55 1.45
1,57 1.58 1.61 1,49 1.62

1,15 1,26 1,22 1,15
2,85 2.90 2,67 2,76
2,76 2,67 2,01 2,44

.47 1,44 1,53 1,52 1,47 1,48
1,19 1,27 1,27 1,23 1.26
2,76 2,79 2,88 2,87 2,89
2,74 2,85 3,00 2,98 2,95
1,78 2,00 1,98 1,81 1,76

1.28 1,39 1,37 1.40 1 1.46
1.50 1,43 1,45 1 1 1,40
1,91 1,71 1. 57 ,58 1,51 1,52
1,23 1,49 1,55 1.30 1.28 1.30

SISTEMI ESTRATTIVI
59,06 87,85 149,34 162,74 367.78 599,63
28,91 22,52 20,08 11.06 17,52 18.85

331,72 373,57 191,55 350,77 705,23
2,99 7,79 8.51 8,86 6,99

0,77 0,92 1.36 6,47 9,39 12,99
L51 8,13 12,71 18.82

0,02 O,()7
0,95 2,05 3,32 2.56 2,39 3,47

SISTEMI TtJRISTICI
1,84 1,91 1,89 1. 79 1,48 1.24
1,31 1,43 1,62 1,53 1,44 1,29
2,57 3,70 4,84 6,00 5,05 5,02
0,95 0,91 1. 21 1,32 1,54 1,26

1.84 1.98

SISTEMI IVIANIFATTCRIERI DEL MADE IN ITALY
2,11 1,97 1,75 1,79 1,87 1.84
1,10 1,23 1,37 1.47 1,56 1. 53

1,19 1,46 1,70 1,85 1.89
1,32 1,14 0,96 0,82 0.74

1,25 1,41 1,61 1.73 1,77 1.82
1.15 1.20 1.27 1,34 1.36
1,88 2,12 2.31 2,13 2.19

1,43 1,38 1.62 1.69 1.82 1,92
1,63 1.74 1,88 2.00

1,58 1.48 1,65 1, 75
0,94 1,05 1,07 1,17 1.24 1,32

1,42 1,48 1,60 1,60 1,64
0,77 0,97 0,79 0,94 1,11
0.88 0,91 1,08 1,24 L32
1,04 0,95 1.01 1,04 1.11
0,57 0,51 0,63 0,70 0.74

SISTEMI DEL TESSILE
6,43 10,98 13,00 15.99 16,38 15,26
0,48 0,53 0,65 0,85 1,28 1.32

0,63 0,83 1,15 1,71 1,85
0,34 0,22 0.20 0,17 0.14

0,48 1.28 1. 91 2,82

Fonte: Elabaraziane su dati Istat; Censimenti delle a tt iv i ta produttive dal 1951 al 1991 e Censimento intermedio dell'industria
e dei se rviz i , 1996

(a) Il confronto e effettuato a parita di campo di osservazione.
(b) Si veda la nota 9 del prescnte capitola,
(c) Si veda la nota 14 del prescnte capitolo.
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Tavola 4.13 (segue) - Addetti aIle untta locali per gruppo di sistemi locali del lavoro e attrvita
economica di specializzazione. Anni 1951-96 (a) (coejjicienti di localizza
zione (b))

ATTIVITA ECONOMICHE
CENSIMENTI

Dr 5PECIALIZZAZIONE 1951 1961 1971 1981 1991 1996

SISTEMI DELCUOIO E DELLA PELLETfERIA
Pelli e cuoio 2,96 4,18 5,25 6,13 6,71 7,94
Abbigliamento e calzature 1,49 2,04 2,58 2,99 3,03 3,20

Abbigl ia m ento 1,41 1,40 1,31 1,23 1,74
Calz atu re 3,27 5,45 6,66 7,60 7,90

Cartotecnica 2,12 2,12 2,42 2,27 2,34 2,41

SISTEMI DELL'OCCHIALERIA
Meccanica 0,31 0,53 0,81 1,37 1,80 2,30

Muc cb ine non elett ricb e e carpenteria metatlica,
fo n derie di seco n da fu sione 0,34 0,60 1,07 1,05 1,22
Maccb ine elettriche e per telecomunicazione 0,55 1,77 0,88 1,28 1,67
Meccan ic a di p recisione, oreficeria e argenteria 1,24 1,26 8,51 12,30 16,45
Officine per lauorazioni e ripara ziorii
m eccan icbe uarie 0,95 0,82 0,93 0,62 0,67
Mezzi di t rasp o rto 0,13 0,14 0,15 0,05

Plastica e a lt re industrie rn a n if'a tt u r l e r e 11,55 8,71 5,35 0,68 0,71 0,89
Plastic a 0,53 0,93 0,92 1,17
Altra industria m a n if atturiera 15,69 13,66 0,21 0,42 0,40

SISTEMI DEI MATERIAL! DA COSTRUZIONE
Estrazione d i minerali non m e ta l life r i 1,73 1,82 1,58 1,62 1.61 1,49

Ca rbo n fossile, lignite e torba 0,06 0,00 0,00 0,23 0,01
Petrol i o greggio e gas naturale 2,04 0,53 0,83 1,25 0,72
Altri m in eral i 1,92 1,77 1,76 1,75 1,76

Alimentari e bevande 1,47 1,70 1,69 1,79 1.62 1,69
Lavorazione d i minerali non metalliferi 2,06 2,08 2,68 2,91 2,84 3,07
Meccanica 0,84 0,92 0,97 1,06 1,11 1,13

Mac cb ine 110n elettriche e carpenteria rnetailica;
[o n derie di seconda fusione 1,25 1,33 1,40 1,36 1,39
Mac cb ine elettriche e per telecom u riicaz ione 0,37 0,59 0,83 0,94 0,91
Meccan ica di precisione, oreficeria e argenteria 0,42 0,63 0,54 0,68 0,59
0flicine per lavorazioni e rip araz ion i
meccaniche uarie 1,19 1,17 1,11 1,18 1,19
Mezzi d i trasp o rto 0,40 0,47 0,53 0,64 0,64

Gomma 0,29 0,33 1,35 1,51 1,87 1,52

SISTEMI DEl MEZZI DI TRASPORTO
Ricerca e sviluppo 1,44 2,76 2,72
Metallurgia 0,85 1,71 1,49 1. 78 1,74 1,76

Meta llu rg i a 1,05 1,13 0,85 0,92
Fu c inatu ra, imb u t it ura, stampaggio e profilatura
dei m eta ll i; metallu rg i a delle polueri 5,55 4,34 4,25 3,61

Meccanica 2,42 2,13 2,04 1,90 1,81 1,79
Maccb ine non elett ricb e e carpenteria m et allic a;
fonderie di secon.da fusio ne 1,78 1,31 1,07 0,96 0,93
Maccb in e elettricbe e per telecom u n ic a xio ne 1,23 1,28 1,27 1,19 1,33
Mecca nica di p recision e, oreficeria e argen teria 0,93 0,76 0,99 0,82 0,76
0fficine per lauoraeioni e riparaz ion i
meccanicbe varie 1,03 0,77 0,90 1,(J5 1,08
Mezzi d i t ra sp o rt o 5,74 6,42 6,40 6,86 7,41

GOlTIlna 3,24 3,48 2,63 2,68 2,65 2,13

SISTEMl DEGLIAPPARECCHI RADIOTELEVISIVI
Tabacco 6,07 4,32 11,75 4,85 2,06 2,78
.Meccanica 0,28 0,35 0,99 1,08 1,09 1,18

Macchine non eletrricbe e carpenteria metallica,
fon derte di seco nda fu sio ne 0,09 0,50 0,45 0,49 0,60
111acchine elettriche e per telecomunicazione 0,10 2,87 4,14 3,88 4,30
Mecca n ic a di precisio ne, o refi.cer ia e argenteria 0,02 0,86 0,55 0,97 1,07
Officin.e per lavorazioni e rip arazioni
meccan icbe ua rie 1,11 0,94 0,86 0,81 0,92
Mezzi d i t rasp o rto 0,36 0,65 0,95 0,93

Fibre tessili 5,69 4,50 2,28 3,88 2,99

Fonte: Elaborazione su dati Istat; Censimenti delle a ttivita produttive dal 1951 al 1991 e Censimento intermedio dell'industria
e dei servizi, 1996

(a) II confronto e effettuato a parita di campo di osservazione
(b) Si veda la nota 9 del presente capitolo.
(c) Si veda la nota 14 del presente capirolo.
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Nonostante la maggiore aggregazione
settoriale utilizzata, il risultato ottenu
to, garantito dal lomogeneita temporale
della serie utilizzata, consente di mettere
in luce le dinamiche di specializzazione
che gli 11 gruppi di sistemi locali hanno
avuto dal dopoguerra a oggi. Va p ero
segnalato che l'analisi, utilizzando come
unico elemento di confronto l'occupazione
settoriale, non pUG tenere conto, se non in
minima parte, dei profondi cambiamenti
che la struttura produttiva italiana ha
subito in questo vasto arco di tempo,
soprattutto in virtu delle innovazioni tec
nologiche, di prodotto e di processo intro
dotte negli anni e delle conseguenze che
tali innovazioni hanno avuto sulla mag
giore 0 minore inrensita di utilizzo del
fattore lavoro.

Anche utilizzando le cautele imposte da
un'analisi con uno spettro temporale COS!

ampio, si individuano chiaramente le
diverse risposte che i sistemi territoriali
hanno dato ai complessi cambiamenti che
hanno investito il sistema produttivo
nazionale e internazionale. Emerge infatti
in maniera chiara ch e molti degli attuali
punti di forza dei sistemi locali avevano
g ia in passato basi solide e che per scelte
consapevoli, dettate dal mercato 0 grazie
a Il a lungimiranza di una classe imprendi
toriale capace, si sono rafforzati, rna in
molti casi anche diversificati. Non e qu in
di azzardato affermare che i distretti
produttivi italiani, in particolar modo
quelli che presentano attualmente forti
caratterizzazioni produttive, possiedono
una "stor ia" economica che ha, ora come
in passa to, un forte radicamento nel terri
torio e nella societa locale.

Sistemi locali senza specializzazione

In una prospettiva storie a di lungo
periodo, questo gruppo - come e ovvio date
le sue caratteristiche non mette in
mostra ne quozienti di Io cal iz z.az ion e ", ne
dinamiche particolarmente rilevanti. Tra
le att iv ita che presentano tuttavia dina
miche di crescita di un qualche rilievo nei
quozienti di localizzazione vanno segnala
ti: il settore delle costruzioni; il settore
della distribuzione delle acque, che presen
ta nel 1971 il massimo di specializzazio
ne; l'industria del tabacco che ha una cre
scita costante negli anni considerati, con
una leggera flessione nel 1991.

Sistemi locali urbani

L'andamento dei coefficienti di localiz
zazione durante il corso dei sei censimenti
delle a tt iv ita produttive analizzati fa
intravedere una tendenza abbastanza
marcata verso il rafforzamento delle
caratteristiche produttive specifiche del
gruppo, che ha forte vocazione terziaria.
Permane infatti stabilmente una forte sp e
cializzazione nel settore d e i trasporti, in
particolare nei trasporti marittimi ed
aerei, accompagnata da aumenti sensibili
degli altri settori del comparto dei servizi.

I1 quoziente di localizzazione del setto
re dei trasporti nel suo complesso si man
tiene, con piccole oscillazioni e con una
tendenza alla riduzione del peso occupa
zionale complessivo nell'arco temporale
analizzato, ben al di sopra della media
nazionale. I trasporti marittimi e aerei si
posizionano su livelli quasi tripli rispetto
alla media; come si e g ia osservato, questi

" Per la definizione del quoziente 0 coefficiente di localizzazione - che e un in dice di specializzazione pro
duttiva - si veda la precedente nota 9. Nell'interpretazione dei dati in termini dinamici va considerato che,
trattandosi di indici che confrontano i profili medi settoriali a l profilo medio nazionale, I'influenza delle
dinamiche aggregate nazionali ha u n notevole peso nella determinazione di maggiori 0 minori specializza
zioni dell'area eli volta in volta considerata.
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due comparti raccolgono infatti, in questo
gruppo, la quasi t o ta.l it a degli addetti
nazionali, con quote sostanzialmente st a
bili e quasi sernpre superiori al 90%.

Gli altri settori del terziario presentano
tutti specializzazioni su p e r i o r i alia
media; emergono in particolare i settori
delle comunicazioni, del credito e delle
assicurazioni, della rice rca e sviluppo e
dei servizi per 10 spettacolo, mostrando in
qualche caso anche Iievi segnali di cresci
tao Di contro, risultano in netta diminu
zione q u e i settori industriali tradizionali
che pure riel 1951 presentavano indici di
specializzazione significativamente supe
riori al lun ita . E il caso ad esempio della
metallurgia, della meccanica, dell'indu
stria della gomma e della plastica, che n el
corso degli ultimi cinquanta anni hanno
sub ito forti ridimensionamenti in termini
di addetti e che in questo gruppo di Sll
hanno perduto progressivamente di peso.
II caso dell'industria della gomma e rap
presentativo di questo andamento: nel
1951 quasi il 60% degli oltre 40 mila
addetti del settore si concentrava nei
comuni di questo gruppo, quota che si e
ridotta a poco pill del 20% nel 1996.

Risultano invece sostanzialmente sta b i
li i settori dell'industria "Ieggera", per i
quali sono maggiori gli e!ementi di conti
gu ita produttiva con il comparto del t e r
ziario. E il caso dei settori dell'editoria e
della stamp a e delle produzioni cinemato
grafiche e video. Si conferma dunque, che
nelle grandi are e urbane, si e progressiva
mente accentuato un modello a forte spe
ci a l iz z a z i o n e terziaria, che ha progressi
vamente ridotto il peso dell'industria tra
dizionale a vantaggio dei settori che pill
caratterizzano Ie funzioni urbane.

Sistemi locali a specializzazione estrattiva

Be n che Ie a tt iv ita di estrazione dei
minerali (e in particolar modo di carbone,
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lignite e torba) abbiano sempre assorbito
quote di addetti esigue rna fortemente
concentrate suI territorio, durante tutto
il dopoguerra i tre sistemi di questo grup
po, tutti situati in Sardegna, si sono
andati progressivamente specializzando.
Inoltre Ie chiusure degli altri ce ntr i mine
rari italiani, avvenute prevalentemente
negli anni Ottanta, hanno incrementato
ulteriormente il quoziente di localizzazio
ne di queste aree.

La crescente specializzazione del grup
po ha originato anche un modesto indotto
riel comparto dell'energia elettrica e del
gas, che presenta indici superiori di o ltre
due volte la media nazionale. I tentativi
di sfruttamento della materia prima
estratta in processi di produzione di e rrer
gia e di gassificazione del minerale e sta
to alia base dei processi di localizzazione
di impianti di produzione di energia el et
trica. A partire dal censimento del 1971 va
segnalato inoltre un quoziente di localiz
zazione superiore alia media anche nel
comparto della metallurgia, a cui fanno
capo i processi di prima lavorazione del
minerale estratto.

Sistemi locali turistici

La marcata vocazione d e i sistemi locali
appartenenti a questo gruppo non si e
definita in tempi recenti: fin dal 1951 esso
presentava specializzazioni superiori alla
media nazionale nel settore degli alberghi
e ristoranti, che si sono and ate rafforzan
do negli anni successivi, raggiungendo il
valore massimo nel 1981. Inoltre, I'insieme
di sistemi locali si e contraddistinto per
ritmi di crescita degli addetti molto
sostenuti, a riprova del fatto che Ie spe
cializzazioni rilevate sono il risultato di
un forte sviluppo e non di situazioni di
rela ti va ten u ta ris petto alia media n az i o
nale. Nell'arco dei censimenti analizzati il
numero assoluto di addetti ad alberghi e
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Approfondimenti

ristoranti e infatti all'incirca raddoppia
to ogni decennio, passando dai circa 16
mila addetti del 1951 (12,3% del totale) ai
circa 93 mila del 1996 (pari al 27,7% degli
addetti totali del gru p p o ) , contribuendo
in misura sostanziale all'espansione
delI'occupazione complessiva.

Accanto allo sviluppo del settore degli
alberghi emergono anche att iv ita pili tra
dizionali, rna strutturalmente connesse
all'economia turistica, come il commercio
al dettaglio 0 le costruzioni. Il primo set
tore mostra quozienti di localizzazione
superiori a lla media fin dal 1951 e, seppu
re con andamenti molto discontinui, risul
ta negli ultimi censimenti ancora in cre
scita. Il settore delle costruzioni ha ridot
to invece in maniera significativa la pro
pria specializzazione nel corso del periodo
considerato, dopo la forte crescita regi
strata in occasione dei censimenti del
1961 e 1971.

Le dinamiche pili recenti, relative agli
anni Ottanta e Novanta, mostrano segnali
di diversificazione e integrazione
dell'offerta turistica di questa gruppo.
Emerge infa tti in maniera chiara il pas
saggio da un modello di offerta turistica
tradizionale, tipico degli anni Sessanta e
Settanta, basato essenzialmente sulla
qua ntita e sulla qu a lit a dell'offerta alber
ghiera, a un modello nel quale l'attratti
vita di queste aree si gioca molto sulla
capac ita di diversificare l'offerta. In que
sta ottica p u o essere interpreta ta la cre
scente specializzazione nelle att ivita dello
spettacolo, che passano da un livello rela
tivo inferiore alla media nel 1951 a una
concentrazione significativa nel 1991.
Risultano in crescita pure le att iv ita cul
turali e sportive, anche se questo settore
non e stato oggetto di rilevazione n e nei
censimenti anteriori al 1981, ne in quello
del 1996.

Il gruppo mostra infine qualche signifi
cativa specializzazione in a tt iv it a legate
al cara ttere marino 0 montana dei siste
mi locali appartenenti al gruppo. E il caso
della pesca" - che nel 1991 presenta un
coefficiente di localizzazione quattro vol
te superiore a lla media - e delle att iv ita
manifatturiere legate all'utilizzazione
dei prodotti forestali (l'industria del
legno risulta in netta crescita dal 1951,
rna presenta un'inversione di tendenza nel
1996) .

Sistemi locali manifatturieri del made in
Italy

Dal punto di vista storico, tutte le atti
vita produttive caratteristiche del grup
po - comparto tessile e delI'abbigliamento,
industria del legno e dei mobili, metallur
gia e meccanica, meccanica di precisione e
oreficeria, fibre tessili, gomma e plastica
- presentano coefficienti di localizzazione
significativamente superiori a ll a media
nazionale e mettono in luce, con la sola
eccezione del settore tessile, sensibili dina
miche di crescita. Questa tendenza al la
maggiore qualificazione della propria
re a lta produttiva e fortemente legata alle
tipologie settoriali e dimensionali preva
lenti in queste aree. Si tratta infatti di
imprese in cui e sempre stato forte il peso
della piccola dimensione e nelle quali spes
so la storia aziendale ha visto una lenta
riconversione, avvenuta negli anni Settan
ta e Ottanta, da rea Ita a carattere arti
gianale e familiare, ad assetti produttivi
sempre di piccole dimensioni, rna forte
mente integrati nel territorio e con una
crescente specializzazione.

A questo proposito e utile ricordare che
in questa gruppo, seppur composito dal
punto di vista dei settori produttivi, sono

16 Il settore della pesca non e stato oggetto di rilevazione nel censimento intermedio del 1996.
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presenti r e a l t a territoriali ormai ampia
mente accreditate come "distretti in d u
striali". A titolo esemplificativo, si posso
no citare Lumezzane (p o sateria ), Vicenza
(oreficeria), Carpi (maglieria), Arezzo
(oreficeria), Udine (se d ie ), Pesaro (cu ci
ne) e Fabriano (carta).

La profonda articolazione produttiva
di questa gruppo di 511 consiglia quindi di
approfondire le dinamiche intercorse negli
ultimi cinquanta anni attraverso una let
tura settoriale. II settore tessile, che nel
1951, presentava per questa gruppo una
significativa specializzazione, unico tra i
settori manifatturieri considerati, e
andato progressivamente perdendo di
importanza: nel 1951 gli addetti rappre
sentavano all'incirca il 20% del totale del
gruppo, ma l'incidenza degli addetti del
gruppo sul totale nazionale e sceso al 5,3%
nel 1991 e al 4,5% nel 1996. Va pero tenuto
canto che la produzione di tessuti ha subi
to forti contrazioni occupazionali su base
nazionale, dimezzando quasi la numero
s ita totale degli addetti del settore. Cio
nonostante, questa gruppo di sistemi con
tinua ad assorbire quote costanti di occu
pazione, ormai stabili into rna al 50% del
totale nazionale, che risultava nel 1996 di
oltre 160 mila addetti.

Una lettura congiunta delle dinamiche
dei coefficienti di localizzazione mette in
luce una parallela crescita del settore
dell'abbigliamento. Cia induce a ipotizza
re che sia stata perseguita una strategia
d i, riposizionamento lungo la filiera pro
duttiva, can l'abbandono progressivo della
produzione di semilavorati (t e s su t i ) per
concentrarsi maggiormente sui manufat
ti, nei quali la componente immateriale
del prodotto 01 marchio, 10 stile, eccete
ra ) genera di norma un p iu elevato valore
aggiunto. Questa ipotesi e sostenuta
anche dal fatto che, come si vedra in

seguito, il gru ppo dei sistemi locali forte
mente specializzati nell'industria tessile
risulta aver compensato le perdite occu
pazionali del comparto fatte registrare
dai sistemi manifatturieri del made in
Italye dagli altri gruppi. A ulteriore con
ferma della spiegazione avanzata va
segnalato che il rapporto, sempre in ter
mini di addetti, tra il settore tessile e il
settore dell'abbigliamento era quasi di tre
volte a vantaggio del primo nel 1961 17

, ma
che negli anni successivi il rapporto si
capovolge, talche nel 1996 il settore tessile
pesa il 20% in meno dell'abbigliamento.

Va inoltre considerato che il settore
dell'abbigliamento h a fatto registrare, nel
period a analizzato, una crescita naziona
Ie malta sostenuta (in particolare modo
negli anni Ottanta e Novanta, anni
dell'esplosione dei marchi del made in
Italy) e che parallelamente il gruppo in
esame si e enormemente rafforzato, arri
vando nel 1996 ad assorbire poco p iu della
meta degli addetti del settore.

Un altro settore che si e caratterizzato
per crescenti specializzazioni e quello del
la lavorazione del legno e la produzione di
mobili, dove le maggiori dinamiche di spe
cializzazione vanna attribuite a
quest'ultimo. II quoziente di localizzazio
ne g ia nel 1951 era superiore a ll a media
italiana e negli anni e ulteriormente cre
sciuto, fino ad arrivare nel 1996 a valori
di 1,82 per l'intero comparto e 2,19 per la
sola produzione di mobili. II peso del set
tore del legno e mobili all'interno del grup
po e piuttosto basso e non supera mai
negli anni il 6,0%; cresce invece in maniera
sensibile l'importanza del gruppo che, in
termini di occupazione, arriva a rappre
sentare nel 1996 il 49,9% degli addetti del
comparto eben il 60% della sola produzio
ne di mobili.

r- Net 1951 it settore dell'abbigtiamento era aggregato insieme a quello delle catzature.

228



4. SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA DEI SISTEMI LOCALI DEL LAVORO

Riveste molto rilievo nella struttura pro
duttiva di questo gruppo di Sll anche
l'industria metallurgica, che ha fatto regi
strare sia un costante incremento dei coef
ficienti di localizzazione, sia una crescita
del peso che il gruppo ha nell'intera econo
mia. Nel 1951 il 36,1% degli addetti del set
tore era concentrato all'interno di questi
sistemi locali e la quota e cresciuta stabil
mente nel corso dei censimenti analizzati,
fino ad arrivare a un peso superiore alla
meta del totale degli addetti nazionali.
Anche in questo caso e possibile individua
re una dinamica di de-localizzazione verso
questi Sll di attivita che, nei primi anni del
dopoguerra, erano localizzate prevalente
mente nelle grandi aree urbane, le quali,
come visto, hanno invece optato per specia
lizzazioni orientate al settore dei servizi:
infatti, nel 1951 oltre il 40% degli addetti
del settore si poteva attribuire al gruppo
dei sistemi urbani, rna nel 1996 il loro peso
scende a poco meno del 20%.

II settore della meccanica e il pili consi
stente di questo gruppo per numero di
addetti. La specializzazione del comparto
produttivo si e affermata in maniera net
ta successivamente al censimento del 1971
e ha continuato a crescere negli anni suc
cessivi. Non tutte le attivita hanno p ero
presentato le stesse dinamiche di crescita:
la costruzione di mac chine non elettriche e
la carpenteria metallica sono produzioni
che presentano specializzazioni g ia dagli
anni Sessanta e che sono andate via via
aumentando. Di pili recente specializza
zione sono invece la meccanica di precisio
ne e l'oreficeria, che oltrepassano la media
nazionale soltanto nel 1991. In questo
gruppo, infatti, sono presenti i tre pili
importanti centri della gioielleria ed orefi
ceria italiana CArezzo, Valenza Po e Vicen
za) che, nel 1996, presentavano coefficienti
di specializzazione nel settore rispettiva
mente pari a 14,2, 10,5 e 6,5. Cresce in
maniera rilevante anche la concentrazione
di addetti dell'intero comparto all'interno

del gruppo: nel 1951 lavorava in questi
sistemi il 23,8% del totale degli addetti
della meccanica, mentre nel 1996 il peso
era cresciuto fino a superare il 36%.

Sistemi locali specializzati nell'industria
tessile

I sette Sll che compongono questo grup
po erano caratterizzati da una forte spe
cializzazione nel settore della produzione
di tessuti e fibre tessili g ia nel 1951. Nel
dopoguerra il gruppo presentava una quo
ta di addetti pari a circa 6,5 volte l'equi
valente quota nazionale nel 1991; il coeffi
ciente di localizzazione arriva, dopo
costanti crescite nei successivi censimenti,
\a un valore di 16,4, per poi ridursi di cir
ca un punto nel 1996. Inoltre fino alle
soglie degli anni Novanta, il livello
dell'occupazione del settore si e mantenu
to stabile; con il censimento del 1991 gli
addetti si riducono in numero; la tenden
za e proseguita, seppure in misura me no
accentuata, anche nel 1996.

A fronte di questi segnali di crisi del
settore sembra sia stata avviata in
maniera decisa, a partire dagli anni
Ottanta, una strategia di diversificazione
produttiva verso i settori contigui a quel
li dell' industria tessile, in particolar
modo dell'abbigliamento. In quest'ultimo
settore si sono incrementate, a partire dal
censimento del 1981, le quote assolute e
relative di addetti, contribuendo a elevare
il coefficiente di localizzazione. Una dina
mica analoga la fa registrare anche il set
tore delle fibre tessili che arriva, nel 1996,
a presentare una specializzazione quasi
tripla rispetto alla media nazionale.

Sistemi locali specializzati nell'industria
del cuoio e della pelletteria

I sistemi locali di questo gruppo hanno
fortemente rafforzato la propria specia-
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lizzazione nel corso del dopoguerra, anche
se soltanto in pochi casi la filiera e inte
grata, dalla concia delle pelli a l la pro du
zione di calzature. A questa tipologia
appartengono ad esempio i sistemi locali
di Macerata, San Benedetto del Tronto e
Santa Croce sull'Arno, che presentano indi
ci di specializzazione molto forti in a rnb e
due le produzioni. Le maggiori specializ
zazioni nell' industria delle pelli si indivi
duano invece nei Sll di Arzignano, Tolenti
no e Solofra, mentre i sistemi di Montebel
luna, Civitanova Marche, Fermo, Porto
Sant'Elpidio, Barletta, Casarano e Tricase
si caratterizzano per la produzione di cal
zature.

I due settori rappresentano nel 1996
poco meno del 2% del totale nazionale
degli addetti; tuttavia, nel gruppo ne ope
ra ben il 60%. Si tratta quindi di un grup
po leader del settore, che ha visto crescere
la propria specializzazione fin dagli anni
Cinquanta: il coefficiente di localizzazio
ne dell' industria delle pelli passa, con
dinamica sempre crescente, da un valore
triplo a quello medio nel 1951 a otto volte
la media nel 1996. II settore delle calzatu
re ha seguito uno sviluppo parallelo, pas
sando da un coefficiente di specializzazio
ne di 3,27 nel 196ps a 7,90 nel 1996.

Ai settori di specializzazione citati,
che concorrono a determinare il profilo del
gruppo, si aggiunge quello della carta e
cartotecnica che presenta una costante
specializzazione negli anni considerati, su
livelli pili che doppi rispetto a ll a media
nazionale. I sistemi locali che con tri b u i
scono maggiormente a determinare la spe
cializzazione del gruppo sono quelli di
Toscolano Maderno, Riva del Garda, Lucca
e Barga, i quali presentano congiuntamen
te elevato numero di addetti del settore e
rilevanti coefficienti di specializzazione

(sempre superiori a dieci volte la media
nazionale).

Sistemi locali specializzati nella fabbri
cazione di occhiali

La sostenuta dinamica nella specializ
zazione dei sistemi di questo gruppo risa
le quanta meno al 1981 (quando il relativo
quoziente era gEL nove volte quello naz io
na le ); rispetto a quella data, nel 1996 gli
addetti del settore sono quasi triplicati. A
causa della diversa classificazione delle
at tivi ta produttive, non e possibile esten
dere l'osservazione ai dati dei precedenti
censimenti.

In ogni caso, questo insieme di sistemi
locali dimostra di avere avviato una con
sistente strategia di specializzazione set
toriale, accompagnata anche da un corri
spondente sviluppo occupazionale. Questa
dinamica ha avuto ricadute sull'intera
economia delle aree integrate, tanto che
questo gru ppo e l'unico, insieme ai sistemi
locali turistici, in cui l'aumento del nume
ro di addetti e costante dal 1951 al 1996.

Sistemi locali specializzati nei materiali
da costruzione

Questo gruppo, formato da 72 sistemi
locali, e piuttosto eterogeneo e questa sua
caratteristica appare chiaramente anche
nell'analisi storica rife rita all'intero
dopoguerra. Le caratterizzazioni p ro du t
tive, che non risultano immediatamente
evidenti nell'aggregato, diventano pero
significative se analizzate a livello terri
toriale. Partecipano infatti a ll a costitu
zione del gruppo sistemi locali che devono
la lora importanza a concentrazioni pro
duttive settoriali di rilievo nazionale e la

IS Per il censimento del 1951, Ie differenze di classificazione delle at t i vi ta produttive, in questo come in altri
settori, non consentono di disporre del medesimo dettaglio settoriale adottato per il resto del periodo.
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cui specializzazione e cresciuta 0 si e
mantenuta stabile nel tempo.

E il caso del sistema di Carrara che ha,
tra i cinque censimenti considerati, pro
gressivamente incrementato la sua specia
lizzazione nell' industria estrattiva di
minerali non metalliferi (marmo e pie
tra.): dinamiche pili recenti hanna invece
investito i sistemi di Sassuolo e Civita
Castellana, che presentano rilevanti spe
cializzazioni nella lavorazione dei mine
rali non metalliferi (articoli sanitari e
ceramica). L'affermazione di Sassuolo e
successiva agli anni Sessanta, mentre per
Civita Castellana, in occasione del ce nsi
menta del 1981, si possono gia rilevare le
specializzazioni che tutt'oggi 10 caratte
rizzano. La presenza di produzioni setto
riali localizzate in queste aree fa aumen
tare progressivamente il quoziente di
localizzazione.

Nel complesso, il gruppo ha vista cresce
re Ie specializzazioni produttive, oltre che
nei settori g ia citati, anche nelle industrie
alimentari, nel settore della gamma e
nell'industria meccanica leggera, anche se
lentita delle variazioni registrate non
presenta picchi significativi. Il settore
della lavorazione dei minerali non m eta ll i
feri rimane quello che maggiormente
caratterizza il gruppo, in termini sia di
peso relativo, sia di dinamica di specia
lizzazione. Anche se il settore ha registra
to negli ultimi anni rilevanti riduzioni in
termini di addetti, il peso relativo
all'interno del gruppo di sistemi lac ali e
aumentato: nel 1951 meno del 20% degli
addetti del settore apparteneva a u n it a
locali localizzate in sistemi del gruppo,
rna la quota e and at a stabilmente crescen
do, fino a sfiorare il 30% nel 1996. Dopa
decenni di crescita, si e invece ridotto, nel
1991, il peso nel gruppo del settore dei
materiali di costruzione (che si attesta in
pro ss imita del 6% nel 1996), ed e contem
poraneamente cresciuta l'importanza
dell'industria meccanica leggera.

Sistemi locali specializzati nella fabbrf
cazione di mezzi di trasporto

Satta il profilo storico, tra i sistemi
locali che compongono questa gruppo pos
sana essere distinti tre insiemi, che corr i
spondono ad altrettante fasi di sviluppo
dell'industria dei mezzi di trasporto ita
liana: il primo abbraccia l e localizzazioni
dell' area torinese, che si datano antece
dentemente al periodo d'osservazione con
siderato in questa analisi; al secondo
appartengono, a pieno titolo, le aree indu
striali create negli anni Settanta, come
Cassino, Termoli, Lanciano (Atessa) e Ter
mini Imerese; il terzo e individuato dalla
recente localizzazione di Melfi, che, essen
do divenuta operativa dopa il censimento
del 1991, non concorre alla composizione
dei tassi di specializzazione per il p erio
do 1951-1991.

Il settore ha ridotto il proprio peso
quantitativa nel periodo pili recente. Tu t
tavia, le dinamiche di de-localizzazione
hanna avuto pili l'effetto di mantenere
costanti nel tempo le specializzazioni del
gruppo che di incrementarle. I relativi
coefficienti passano da valori appena infe
riori a 6 volte la media nazionale nel 1961
(nel 1951 il settore della produzione di
mezzi di trasporto era compreso nel
macro-settore della meccanica) a quasi
7,5 volte nel 1996.

Il ruolo fortemente trainante del settore
automobilistico nei confronti di altre pro
duzioni trova un evidente riscontro anche
nei coefficienti di localizzazione. L'indot
to della costruzione di mezzi di trasporto
p u o essere individuato abba stanza ch ia
ramente nel settore della metallurgia e in
particolare nella stampaggio e profilatu
ra dei metalli, nella fabbricazione di
apparecchiature elettriche e nel settore
della gamma. Va comunque precisato che
questa indotto non si e genera to can la
stessa i nten s ita in tutti i sistemi locali
che compongono il gruppo, rna e caratteri-
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stico essenzialmente dei sistemi locali
piemontesi, mentre nelle altre aree emerge
sostanzialmente la sola specializzazione
nel settore della fabbricazione di mezzi di
trasporto.

E interessante rilevare la presenza, a
partire dal censimento 1981 19, di una
significativa specializzazione del settore
"ricerca e sviluppo" che, nel 1996, presen
tava il valore p iu alto tra gli 11 gruppi
considerati, anche se gli addetti del setto
re sono concentrati quasi esclusivamente
nel sistema locale di Torino (2,72).

Sistemi locali specialtzzati nella fabbrica
zione di apparecchiature radiotelevisive

L' analisi storica estesa all' intero dopo
guerra mo stra che la specializzazione di
questo gruppo e relativamente recente.
Soltanto con il censimento del 1971 emerge
infatti in maniera netta una concentra-

zione relativa nel settore delle macchine
elettriche e per telecomunicazione. La spe
cializzazione del gruppo cresce poi in
misura rilevante nel censimento successivo
e si mantiene stabile fino al 1996.

Va comunque rilevato che il peso che ha
questo gruppo di sistemi locali suI totale
del settore e complessivamente abbastan
za basso e perviene alla sua massima inci
denza nel 1991, quando sfiora i 18 mila
addetti, pari a una quota del 6,1% del
totale del settore. Nei nove sistemi locali
considerati sono presenti anche altre spe
cializzazioni degne di nota, tra le quali
l'industria del tabacco, che, dopo la punta
di massima in te ns it a rilevata in occasio
ne del censimento del 1971, e andata lenta
mente, rna progressivamente, riducendo la
sua specializzazione. Andamento sostan
zialmente simile, seppure con differente
in te n s ita , e stato fatto registrare anche
dalla produzione di fibre tessili sintetiche
e artificiali.

1" Questa voce e stata inserita nella classificazione delle ar.ti v ita economiche soltanto a partire dal ce ns i
mento del 1981.
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Capitolo 5

Trasformazioni del mercato dellavoro
negli anni Novanta

L 'economia italiana, gia nel corso degli anni Ottanta, aveva sperimentato Tassi di crescita
dell'occupazione molto modesti rispetto ai paesi piu avanzati e cornu.rique insufficienti a

bilanciare l'incremenio della popolazione in eta lauoratiua e della partecipazione. Ne era deri
vato un forte aumento della disoccupazione e dei divari territoriali. Questa strutturale inca
pacita del sistema Italia di creare nuovi di posti di lavoro si if confermata durante gli an ni
Nouanta. tra il1993 e il1999 l'occupazione ecresciuta nel complesso dell'L, 0%. A cia hanno con
corso la lenta dinamica del Pil e i vincoli all'espansione dell'occupazione a tempo parziale,
insieme a tradizionali fattori di ritardo legati alia specializzazione settoriale e alia struttu
ra dimensionale del sistema produttiuo,

Negli ultimi vent'anni la quota di occupati sulla popolazione in eta lavorativa e rimasta
sostanzialmente inuariata, si e modificata invece in modo rilevante la struttura della parte
cipazione al laooro per sesso e classe di eta, mettendo in crisi il modello tradizionale basato
sui lavoro del capofamiglia e, quindi, sulla netta distinzione tra uri segmento "primario"
dell 'offerta di lavoro, composto dai maschi nelle eta centrali, e uri segmento "secoridario ", com
posto dalle donne e dai maschi giovani e anziani.

Una delle trasformazioni piu rilevanti riguarda il crescente processo di [emminilizzazione
dell'occupazione e della partecipazione al mercato dellavoro, legato oltre che a fa tto ri cultura
li anche aile trasformazioni del sistema produttiuo con particolare riferimento alia terziariz
zazione. La graduate affermazione di questa nuouo modello non ha tuttauia ancora consentito
it superamento delle profonde differenze nella partecipa.zione al lavoro tra uomini e donne, lega
te prevalentemente al persistere di una tradizionale divisione dei ruoli all'interno della fami
glia. Le responsabilita familiari tendono a limitare la partecipazione femminile allavoro anche
nelle classi di eta giovanili. In 0 ltre, all'aurnentare del numero dei figli, cresce la propensione del
le donne a ricercare situazioni occupaztonali flessibili nella gestione dell'orario lavorativo, qua
li ad esempio u n impiego nella pubblica amrninistra.zione 0 uri lauoro part-time.

Un altro aspetto riguarda il progressivo innalzamento del Tasso di scolarizzazione per
entrambi i sessi, che ha comportato una drastica dimiriuzione dei Tassi di attiuita per le clas
si giovanili e uno "slittamento" dell'eta di ingresso nel mondo del lavoro. Ad esso si e associa
ta la tendenza degli occupati in eta piu avanzata ad anticipare it ritiro dal lavoro. Ne e deri
vata una sensibile riduzione della durata della fase lauoratiua nel ciclo di vita indiuiduale, in
uri contesto di generale aurnento della longeuita,

Un ruolo rilevantenelle trasformazioni del mercato del lavoro dei paesi industrializzati e,
segnatarnente, di quello italiano e stato giocato dal passaggio, non art cora completato, dei
sistemi produttiui dal fordismo al post-fordismo e alia "nuoua economia". Il grande muta
mento promosso dal cambiamento tecnologico e organizzativo, oltre che dalla globalizzazione
dei mercati dei prodotti e dei fattori, ha accentuato all'interno del sistema produttiuo le esi
genze di flessibilita, Le prime risposte sana state il mantenimento di stru.tture aziendali di
piccole e medie dimensioni e il lavoro irregolare. La necessita di ulteriori margini di flessibi
litd all'interno dellavoro aile dipenden.ze ha dato luogo, nell/ultimo decerinio, a una produ.zio
ne normativa che ha cercato di regolamentare nuoue tipologie di lavoro. II lauoro atipico alle
dipenden.ze, che comprende tutte le tipologie di lauoro che si discostano dali'occupazione a
tempo pieno e in.determinato, ha avuto nel corso degli anni Novanta uno suiluppo molto soste
nuto. La sua diffusione e avvenuta, almeno fino al 1997, a scapito dell'occupazione tipica, La
tendenza alia sostituzione di contratti tipici con occupazione atipica risulta meno euidente
negli ultimi due anni. Inoltre, in occasione della recessione deli'iriizio degli anni Novanta il lauo
1'0 atipico ha reso piu flessibile I'andamento dell'occupazione aile fluitua zioni cicliche dell'eco
nomia. La ristrutturazione dell'occupa.zione diperidente verso u n maggiore utilizzo di lavoro
atipico e uri fenomeno che ha riguardato tanto la domanda quanto l'o.fferta di lauoro . Ilfeno-
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rneno non si epen] manifestato con intensita omogenee rna ba fortemente caratterizzato, tra
i settori, il commercia, L'agricoltura e i servizi di mercato, tra i gruppi profession.ali, il per
sonale non qualificato e impiegato nelle vendite e nei servizi alle famiglie . Esso ha inoltre inte
ressato maggiormente le donne, in relazione alla crescita del part-time e i giouani, grazie alle
politiche del lavoro che ne hanno incentivato l'assuneione con contratti a tempo determinato .
Alle nuove opportu.nita jornite dalle forme di lavoro atipico si accompagnano anche rischi.
Alcuni sono connessi alla precarietd del rapporto di lavoro e alle rninori prospettiue di cresci
ta projessionale del lauoratore, anche in termini di possibilita di carriera e di passaggio a
lavori meglio retribuiti. Per chi e in possesso di un titolo di studio elevato ed e inserito in un
mercato locale del lavoro particolarmente dinamico, questa opportunita di inserimento lauo
ratiuo, ancorcbe precario, si configura realmente come un ponte verso un occupazione piu sta
bile; al contrario per i soggetti con piu basso livello di istruzione e residenti nelle regioni meri
dionali il rischio di permanere nell'atipico 0 di scivolare nell'inoccupazione risulta elevato.

Allo suiluppo delle forme contrattuali atipicbe non ha corrisposto un rilevante aurnento del
la mobilitd dell'occupazione. Si e invece approjondita la segmenta.zione del mercato dellavoro
tra una fascia di lavoratori molto "mobili" (giouani, lavoratori residenti nelle regioni del
Nord-est, laureati) e una fascia di lavoratori caratterizzata da rapporti di lavoro di lunga
durata. Analogamente, la mobilita dei disoccupati non e aurnentata: tale risultato comples
sivo sottintende un aumento del turn-over per chi ha gia maturate precedenti esperienze lauo
rative e una riduzione per chi non ha mai lavorato. In particolare, a jronte di una generaliz
zata riduzione del tasso d'ingresso nella disoccupazione, il tasso di uscita aumenta sensibil
mente solo per chi ha precedenti esperien.ze lavorative.

Nella "nuoua economia" si afferma la centralita della produzione di informazioni cbe, a
sua volta, postula una nuova centralita del capitale urnano, delle conoscenze scientifiche, tee
nologiche e produttive, rispetto sia all'irnpegno fisico sia alle importanti immobilizzazioni di
m accbinari caratteristiche del sistema jordista. La nuova economia si manifesta corne un
modello di produzione in cui la capacita di apprendere e di sfruttare rapidamente le oppor
turiitd create dalla tecnologia e dalla comu.nicazione costituisce il jattore competitiuo jonda
mentale. Conseguentemente, si accentuano le tendenzeskill biased della domanda di lauoro, con
la riduzione della richiesta di lavoro rneno qualificato e fenomeni piu difjusi di selezione e di
polarizzazione del mercato del lavoro tra lavoratori ad alte e a basse competen.ze.

Tra il 1993 e il 1999 la modesta crescita delt'occupazione ha nascosto ampi jlussi lordi in
entrata e uscita dai gruppi profession.ali, maggiormente legati a fenomeni di ricambio gene
razionale e a processi di femrnin.ilizzaeione deil'occupazione piuttosto che a fenorneni di mobi
lita interprojessionale. L 'aumento dell'inciden.za dei lavoratori con qualificb e elevate eun feno
meno solo in parte dovuto a ejjetti settoriali, rna derivato piuttosto da cambiamenti tecnolo
gici e organizzativi che banno investito l'intero sistema economico .

Il cambiamento della composizione della domanda per professioni ha avuto dirette riper
cussioni sulla disoccupazione. a fronte di un aumento complessiuo della disoccupazione per le
persone con precedenti esperienze professionali, si e registrato un peggioramentc significativo
della situazione per Ie professioni a bassa qualifica e, in particolare, per il personale non qua
lifica to, determinando un ampliamento delle disuguaglianze tra professioni. Il diuario tra
tassi di disoccupazione specifici e riconducibile solo in parte alla oariabilita delle durate
medie di disoccupazione, che nel nostro paese appaiono piuttosto elevate per tutte le profes
sioni (pari in media nel 1999 a oltre 14 mesi e cresciute di oltre due rnesi rispetto al 1993).
L'instabilitd occupazionale e, di conseguenza, i rilevanti jlussi di ingresso nella disoccupazio
ne costituiscono un fattore molto rilevante nella crescita dei tassi di disoccupazione del per
sonale non qualificato. La struttura dei differenziali di disoccupazione e caratterizzata,
comunque, da un 'eleuata persisten.za temporale. Il rafforzarsi della presenza delle donne in
occupazioni terziarie gid relatiuamente femminiliezate e stato accompagnato anche dal loro
ingresso in professioni tradizionalmente masch ili, mantenen.do inalterato il livello di segrega
zione occupazionale. Le donne risultano le principali beneficiarie della crescita occupazionale
che ha coinvolto le professioni ad alta qualifica rna, a differenza di quanto accade in molti
paesi europei, ban.no ancora oggi maggiori difficoltd di accesso a ruoli di responsabilitd . Il
livello di segregazione occupazionale presente nel nostro paese, comunque, e inferiore a quello
dei paesi economicamente avanzati a causa di un minor tasso di occupazione femminile, lega
to a sua volta a uri insufficiente suiluppo del part-time e del settore dei seruizi alle famiglie.
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5.1 Dinamiche dell'occupazione e della
disoccupazione negli anni Novanta: un
confronto europeo

L'analisi delle dinamiche dell'occupa
zione e stata condotta utilizzando i risul
tati della 'Labour Force Survey' (Us)
comunitaria, pubblicati dall'Eurostat per
il periodo 1993-1999 1

. Oltre all'Italia, sono
stati presi in considerazione tre principa
li paesi europei (Francia, Germania,
Regno Unito) e l'aggregato costituito dal
complesso delle nazioni preseriti nell'Unio
ne europea sin dal 1993 con l'esclusione
dell'Italia (Ue a 11).

Dopo la brusca caduta del biennio 1993
95, l' occu p azione italiana e torna ta a cre
scere, a ritmi modesti, negli anni 1996-97,
e, in modo piu sostenuto, nei due anni sue
cessivi (Figura 5.1). 11 numero degli occu
pati, da 20 milioni 484 mila nel 1993 toc
ca il minimo nel 1995 09 milioni 978 mila
u n ita), per poi crescere costantemente
fino a raggiungere nel 1999 le 20 milioni
618 mila un ita . 11 guadagno netto di posti
di lavoro tra il 1993 e il 1999 e stato di 162
mila u n ita , pari allo 0,8%.

Nel medesimo arco temp orale la dina
mica dell'occupazione nell' area Ue e stata
sensibilmente p iu sostenuta e, inoltre, ha
anticipato di un anna la ripresa rispetto
all'Italia. L'occupazione nell'Ue si riduce
in misura limitata tra il 1993 e il 1994
(-0,2%), per invertire successivamente la
tendenza, iniziando una fase di crescita

che culmina con un progresso dell'l, 7% nel
1998 e dell'1,8% nel 1999. Nell'intero perio
do l'occupazione e cresciuta complessiva
mente del 5,8%.

La Francia e, tra i paesi considerati,
quello in cui l'occupazione segue piu da
vicino l'evoluzione del complesso dei paesi
Ue, mentre Germania e Regno Unito se ne
disco stano in modo netto. La dinamica
dell'occupazione tedesca risulta penalizza
ta dai costi della riunificazione fino a tut
to il 1997 e si allinea poi alla ripresa euro
pea; nel caso del mercato del lavoro britan
nico, la cui evoluzione ciclica e assimilabi
le a quella degli altri paesi di lingua ingle
se, l'occupazione mostra un'ininterrotta
fase espansiva lungo tutto il periodo. In
defini tiva, fra il 1993 e il 1999, alla sostan
ziale stabil it a dell'occupazione tedesca fa
riscontro un aumento del 2,6% per la Fran
cia (+0,6% medio annuo) e del 6,4% per il
Regno Unito (+1,0% medio annuo).

I limiti dell'economia italiana nel
l'ampliare la base produttiva, allargando
i confini del mercato del lavoro, sono evi
denti se si esamina il tasso di occu pazio
ne (rapporto tra occupati e popolazione
in eta Iavorat iva), che esprime la capa
ci ta del sistema economico di fornire
un'occupazione a tutte le persone poten
zialmente in grado di lavorare. L'indicato
re assume per l'Italia un valore molto bas
so (52,3% nel 1999), inferiore di oltre 10
punti percentuali alla media Ue (63,4%) e
di 18 punti al Regno Unito (70,3%). 11 diva
rio si e accentuato nel corso degli anni

I A seguito della ristrutturazione metodologica attuata nel 1992, dati omogenei per i paesi europei sono
disponibili soltanto per il periodo 1993-99. Si tratta di dati relativi al II trimestre di ogni anna e non di medie
annue.
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Figura 5.1 - Occupazione nei principali pae
si Ue, Anni 1993-99 (numeri
indice. base 1993=100)

Figura 5.2 - Tasso dl ~ccupazione dei 15
64enni net principali paesi
dell'Unione europea. Anni 1993-99
(numeri indice: base 1993=100)
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Figura 5.4 - Occupatifull time equivalent nei
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Novanta, anche se in misura inferiore
rispetto all'occupazione, a seguito di una
dinamica pili contenuta della popolazione
in eta lavorativa. Tra il 1993 e il 1999 il
tasso di occupazione e aumentato di 0,4
punti percentuali in Italia, di 0,9 punti in
Francia, di 3,1 punti nel Regno Unito, men
tre si e ridotto di 0,3 punti in Germania
(Figura 5.2). Nell'insieme degli 11 paesi Ue
si e passati dal 61% al 63,4%, can un gua
dagno di 2,5 punti percentuali.

L'evoluzione pili favorevole della doman
da di lavoro nel Regno Unito e coerente can
un profilo del valore aggiunto che si man
tiene sistematicamente al di sopra di
quello dei principali paesi europei, mentre
i differenziali di crescita dell'occupazione
tra la Francia, da un lata, l'Italia e la Ger
mania, dall'altro, non trovano una spiega
zione esauriente nelle dinamiche della pro
duzione, che risultano sostanzialmente
omogenee lungo tutto il periodo considera
to (Figura 5.3). La crescita cumulata del
Pil tra il 1993 e il 1999 e risultata per il
Regno Unito pari al 18,5% e negli altri pae
si sensibilmente inferiore: 10,2% in Germa
n ia; 13, 1% in Franc ia e I' Ita li a in p as iz io
ne intermedia (11,5%).

All'origine degli ampi divari in terrmrn
di performance dell'occupazione vi sana le
differenti specializzazioni settoriali delle
economie dei singoli paesi. Nella media
europea tra il 1993 e il 1999 si e assistito
a un forte calo di addetti in agricoltura
(-13,7%) e a riduzioni pili contenute
nell' industria in sensa stretto e nella pub
blica amministrazione, mentre i settori
train anti sana stati i servizi alle imprese
(+34,6%), le costruzioni (+11,5%), il com
mercia (+ 7,7%) e gli altri servizi (+ 7,3%);
die n tit a pili lim ita t a e r is u l tat a Ia c r e
scita nei comparti del credito e dei tra
sporti (Tavola 5.1). L'Italia mostra anda
menti meno favorevoli in quasi tutti i set
tori, fatta eccezione per i servizi alle
imprese, i servizi al le famiglie e il credito,
che presentano tassi di crescita sostan
zialmente in linea col resto della Ue. Un
discorso a parte merita la pubblica
amministrazione che segnala un ulteriore
sensibile ampliamento nell'arco di tempo
considerato, in controtendenza can quanta
avviene negli altri paesi europei.

Nonostante la contrazione degli anni
Novanta, l'Italia continua a presentare
un'incidenza dell'occupazione agricola e

Tavola 5.1 - Occupazione nei principali paesi dell'Unione europea per settore di attivita economi-
ca. Anno 1999 (composizioni e variazioni percentuali)

UE 11 REGNO UNITO FRANCIA G ERi\IAI\IA ITALIA

SETTORI DI ATTIVlTA ECONOMICA Var. O;() VaL % Var. % Var. 0J1) Var.
1999 1999/93 1999 1999/93 1999 1999/93 1999 1999/93 1999 1999/93

Agricoltura 4,3 -13,7 1,6 -18.7 4,3 -19,0 2,9 -18,7 5,4 -23,0

Industria in senso stretto 21,0 -1.5 19,0 -10,0 19,9 0.7 25,1 8,2 24,8 -3.4

Costruzioni 7,9 11,5 7,1 10,7 6,4 -4.3 8,7 6,8 7,6 -7.1

Commercio e alberghi 18,8 7,7 19,8 5,9 16,7 2,3 17,5 6,2 19,4 1.2

Trasporti e comunicazioni 6,0 2,7 6,6 13,0 6,4 5,8 5,5 -11.0 5,4 -4.4

Credito 3,5 3,0 4,3 -3,0 3,2 -3,1 3,6 7,1 3,2 3,1

Servizi alle imprese 8.6 34,6 10,9 42,8 9,2 15,4 7,6 6,6 41,9

Pubblica amministrazione 7,5 -0,4 6,0 -1,6 9,1 0,1 8,3 -5,0 8,9 5,2

Altri servizi 22,4 7,3 24,8 15,7 24,8 14,4 20,9 -11.1 18,7 8.0

Totale 100,0 5,7 100,0 7,0 100,0 4,0 100,0 -0,1 100,0 0,8

Fonte: Eurostat, Indagine europea sulle forze di lavoro
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dell' industria in senso stretto pili elevate
della media Ue. Ancora non sufficiente
mente sviluppati risultano i servizi alle
imprese e soprattutto alle famiglie, s e tto
ri decisivi per la crescita dell'occupazione:
nel 1999 essi raggiungevano insieme sol
tanto il 25,3% dell'occupazione complessi
va, a fronte di un valore pari al 31 % della
media Ue.

II ruolo della differente diffusione del
lavoro a tempo parziale nello spiegare la
diversa dinamica dell'occupazione allin
terno della Ue PUQ essere apprezzato
costruendo l'aggregato degli occupati equi
valenti a tempo pieno, full time equivalent
(Pte)", Esso consente di cogliere sia gli
effetti economici (legati al volume di Iavo
ro effettivamente utilizzato in un'econo
m ia ). sia quelli istituzionali (legati ai v in
coli nell'utilizzo delle forme contrattuali a
tempo parziale).

L'Italia e, tra i paesi in esame, quello in
cui la diffusione del part-time e pili bas
sa, anche se in graduale crescita: la quota
dei lavoratori a tempo parziale sull'occu
pazione complessiva e passata dal 5,5%
del 1993 al 7,9% del 1999, con un aumento
di 2,4 punti percentuali. Tale crescita,
tuttavia, e inferiore a quelle registrate
nelle altre nazioni (+2,9 punti percentuali
nella media Ue; +3,9 punti percentuali in
Germania; +3,4 punti percentuali in Fran
cia), a eccezione del Regno Unito, che
peraltro presenta la pili alta incidenza
dei contratti a tempo parziale in Europa
(24,8%). II diva rio tra l'Italia e gli altri
paesi, pertanto, g ia marcato all'inizio del
periodo, si e quindi accresciuto, con il
risultato di aumentare i differenziali di
crescita dell'occupazione a sfavore del
nostro paese. Tuttavia, il modesto aumen
to del part-time fa S1 che, passando
dall'analisi dell'occupazione in termini di
numero di occupati a quella Fte, i risulta
ti dell'Italia siano leggermente meno delu-

denti. II differenziale nell'incremento
cumulato suI periodo 1993-99 rispetto al
resto dell'Europa si riduce da 5 a 4,2 pun
ti percentuali (Figura 5.4): il migliora
mento e pili forte rispetto alIa Francia,
con un divario che passa da 3,1 punti a 2,4
punti percentuali, e alla Germania, con un
divario che passa da -0,9 punti a -2,3 pun
ti percentuali.

Nonostante la modesta performance
occupazionale dell'Italia, l'ampliamento
dell'offerta di lavoro tra il 1993 e il 1999 e
stato sia pure di poco superiore rispetto a
quello registrato dalle altre nazioni e u ro
pee: il tasso di a tt ivita per la popolazione
in eta compresa tra i 15 e i 64 anni d imi
nuisce dal 57,8% nel 1993 al 57,3% nel 1995,
per poi risalire al 59,3% nel 1998, con un
guadagno di 1,5 punti percentuali rispet
to all'anno iniziale; in Francia, e nella
media dei paesi Ue, il tasso di att iv ita dei
15-64enni aumenta di 1,6 punti percentua
li; in Germania l'incremento e inferiore; nel
Regno Unito rimane sostanzialmente sta
bile lungo tutto il periodo considerato.

A seguito degli andamenti della doman
da e dell'offerta di lavoro, il tasso di
disoccupazione e aumentato in Italia in
misura maggiore rispetto alIa media Ue:
la quota dei disoccupati sugli attivi si e
accresciuta in modo rilevante sino al 1995
(passando dal 10,2% all'1l,7%); ha regi
strato ulteriori limitati ritocchi al rialzo
nei tre anni successivi e un'inversione di
tendenza nel 1999, riportandosi al Iivello
del 1995; nell'intero arco temporale consi
derato, la crescita e stata pari a T, 5 pun
ti percentuali. Andamenti opposti si sono
registrati negli altri paesi europei, dove,
mediamente, il tasso di disoccu pazione si
e ridotto di 1,5 punti, di cui 0,7 punti
nell' ultimo anno. Nello stesso periodo il
tasso di disoccu pazione del Regno Unito e
sceso dal valore "europeo" del 10,3% nel
1993 a quello "americano" del 6,2% nel

2 L'inelicatore misura il livello elell'occupazione che si realizzerebbe se lin put eli lavoro complessivo venisse
ripartito su lavoratori tutti occupati a tempo p ie n o ; esso e stato ottenuto tenenelo conto, per ogni paese, elel
rapporto tra gli orari meeli di lavoro a tempo parziale e gli orari medi eli lavoro a tempo pieno. Va so tto l i
neato che l'inelicatore non porta agli stessi risultati della stima delle Un it a di lavoro (UIa), effettuata
nell'ambito della co n t ab il i t.a nazionale italiana.
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1998 e 1999. In Francia e Germania il tas
so e aumentato rispettivamente di 0,7 e di
1,2 punti percentuali tra il 1993 e il 1999.

5.2 Struttura ed evoluzione dell'inoccupa
zione per individui e famiglie

Dagli anni Ottanta ad oggi il modello di
sviluppo italiano non e stato capace, se non
in misura insufficiente, di assorbire un' offer
ta di lavoro moderatamente crescente, pili
scolarizzata e pili femminilizzata. Le tradi
zionali dicotomie del mercato del lavoro ita
liano si sana approfondite. Di solita l'analisi
degli squilibri del mercato del lavoro prende
spunto dai tassi di disoccupazione. Focaliz
zare l'attenzione solamente su di essi porta
a sottostimare l'ampiezza dei divari di
genere, di eta, tra aree territoriali, tra livel
li di istruzione eccetera.

Per pater rientrare nella definizione
standard di disoccupato una persona
deve aver svolto almena una azione di
ricerca attiva di lavoro nei trenta giorni
che precedono la rilevazione ed essere
immediatamente disponibile a lavorare.
A fini statistici e indispensabile adotta
re criteri definitori armonizzati, anche
per produrre dati e informazioni con
frontabili a livello internazionale.
Nell'analizzare la partecipazione al mer
cato del lavoro, a livello nazionale e loca
le, e p ero necessaria tenere canto che gli
atteggiamenti e i comportamenti di
ricerca del lavoro non procedono per" sal
ti", rna si dispongono lungo un conti
nuum, co s ic c h e soggetti sostanzialmente
simili possono essere classificati stati
sticamente in aggregati diversi. Oltre a
cia, va sottolineato che l'attivita di
ricerca di un'occupazione e influenzata,
nella sua frequenza e nelle sue m o da lita ,
dalle caratteristiche del mercato del
la voro. I n cantesti terri toria 1i c ara tte
rizzati da un basso livello d i a tt iv it a
economica, da scarsa di s p o n i b i l i ta di
o p p o rtu n ir a lavorative e insufficiente
diffusione delle relative informazioni e
molto probabile che una quota rilevante
di soggetti in eta lavorativa non sia clas-

sificata tra i disoccu pati, p e r c h e non
effettua azioni di ricerca attiva della vo
ro can sufficiente frequenza, pur cercan
do un'occupazione ed essendo disposta a
lavorare. Questa tipologia di inattivi, l e
cosiddette "fo r ze di lavoro potenziali"
presenta molte somiglianze can i disoc
cu pati e una p r o b ab il it a di trovare
un'occupazione di poco inferiore. Tra gli
inattivi disponibili al lavoro rientrano
anche i cosiddetti "scoraggiati", ovvero
quei soggetti che non cercano lavoro per
ch e convinti di non poterne trovare, sia
per motivi anagrafici (tro p p o giovani a
troppo an z ia n i), sia p e rch e ritengono di
non essere in possesso delle professiona
Iit.a necessarie, sia infine p e rche non cre
dono che vi siano o p po rtu n i ta nel merca
to locale del lavoro. La mancata conside
razione di questi aggregati p u o , in alcu
ne ripartizioni territoriali e segnata
mente nel Mezzogiorno, "nascondere" le
vere dimensioni dell'offerta di lavoro
(Prospetto 5.1).

Estendere l'analisi ai soggetti in eta lavo
rat iva che non sana occupati e alle singole
componenti del fenomeno dell'inoccupazione
consente di valutare piu correttamente le
performance del mercato del lavoro; cia e
fondamentale dal punta di vista delle poli
tiche, in quanta permette di intervenire per
rimuovere le barriere di accesso al mercato,
la cui permanenza comporta esclusione
sociale, p overta e dipendenza dal sistema
di welfare per i diversi segmenti dell'inoccu
pazione.

Si cerchera p e rc io di delineare, in pri
mo luogo, la trasformazione del m o de ll o
di partecipazione al mercato del lavoro
in una prospettiva di lungo periodo
0979-1999); si a n a l i z z e ra poi p iu
approfonditamente la situazione attua
Ie, disaggregando l'inoccupazione nei
suoi elementi costitutivi per spiegare le
ragioni della mancata partecipazione e
le diseguaglianze nelle o p po rtu n ita di
accesso che ancora permangono. Da ulti
mo, s i a n a l iz z e ra il ruolo giocato dalla
struttura familiare nel condizionare le
o p p ortu n ita di ingresso nel lavoro e le
scelte di orario per le donne.
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Prospetto 5.1 - Classificazione della popolazione in eta lavorativa 05-64 anni) per condizione professionale (a)
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Area dell'occupazione Occupati

Persone ehe soddisfano almeno uno dei seguenti requisit1:
• aver effettuato una 0 pill ore lavorative retribuite nella settimana

di riferimento della rilevazione;
• avere u riatt ivita lavorativa anehe se, durante la settimana eli rife

rimento elella rilevazione, non sono state effettuate ore di lavoro;
• aver effettuato una 0 pili ore di lavoro non retribuite presso una

impresa familiare.
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Area
dell'Inoccupaztone

Area della
disoccupazione

Area
dell'inattivita

Area della
dtsponfbtflta
allavoro

Area della
indispontbfltta
allavoro

Persorie in cerca di occupazione
(con 0 senza precedent! espertenze lavorative)

Non oeeupati ehe diehiarano a l eontempo:
• eli essere alia rieerea eli un lavoro;
• eli essere immediatamente disponibili Centro elue settimane) ad

aeeettare un lavoro, qualora venga lora offerto;
• eli aver effettuato almeno un'azione di rieerea di lavoro attiva riel

Ie quattro settimane preeedenti I'intervista (l'a tt e s a dei risultati
di preeedenti azioni di rieerea viene esclusa dal novero delle az io
ni a t t i v e ).

Persone in cerca non attiva di occupaztone rna disponibili
a lavorare

Inattivi ehe diehiarano al eontempo:
• eli essere alia rieerea di un lavoro;
• eli essere immediatamente disponibili Centro due settimane) ad

aeeettare un lavoro, qualora venga lora offerto;
• di aver effettuato almeno un'azione di rieerea di lavoro attiva pri

ma delle quattro settimane preeedenti I'intervista 0 di aver effet
tuato a z i o n i di ricerea passive.

Persorie non in cer'ca di occupazione rna disponibili a Iavorare

Persorie non in cerca di occupazione non disponibili a Iavorare
in quanto si diehiarano:

• easalinghe
• studenti
• pensionati
• in altra eondizione

f-'

\0
\0
\0

(a) La definizione standard non impone limiti superiori cli e ta per appartenere aile forze eli lavoro; q uin d i una quota degli occupati e dei clisoc
cupati pUG avere anche p iu di 64 anni.
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5.2.1 Trasformaxioni del modello di par
tecipaxione at lavoro: una prospettt
va di lungo periodo

Nel ventennio compreso tra il 1979 ed il
1999" il numero degli inoccupati e aumen
tato in Italia di 210 mila u n ita e il tasso di
inoccupazione, calcolato come rapporto tra
gli inoccupati e la popolazione tra i 15 e i
64 anni, e passato dal 45,8% al 47,5%, cosic
che nel 1999, nella classe d'eta considerata,
dichiaravano di non essere occupate quasi
18,5 milioni di persone (Tavola 5.2). Si e

modificata nel tempo la struttura per eta
dell'inoccupazione: il tasso di inoccupazio
ne giovanile cresce per la maggiore parteci
pazione al sistema dell'istruzione e della
formazione al punto che, nel periodo in esa
me, l'aumento per i soggetti nelle fasce
deta dai 15 ai 19 e dai 20 ai 24 anni e
rispettivamente di 15,5 e 13,6 punti percen
tuali. Le fasce centrali deta , tra i 35 e i 49
anni, registrano invece una diminuzione
dell'inoccupazione, pili sensibile per i 40
44enni (7 punti percentuali in meno). L'alto
numero di uscite per pensionamento e

Tavola 5.2 - Tassi di inoccupazione (a) per classe di eta, sesso e ripartizione geografica. Anni
1979, 1989 e 1999 (ualo ri p erceritu al i)

ANNI

1979
1989
1999

1979
1989
1999

1979
1989
1999

1979
1989
1999

1979
1989
1999

1979
1989
1999

1979
1989
1999

CLASS] DI ETA (anni)

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Totale

MASCHI
70,2 40,7 11,8 3,2 2.6 3.1 4 10,4 63.3 23.8
79,3 46.8 20,9 8.7 5,1 5,1 6 14.9 65 2
87,6 57,3 32,2 13,9 8,9 8,0 21.6

FEMMINE
78,7 57,2 53,6 56,7 60,2 63,1 65,1 69,3 79.8 90.5 67.0
86,1 59,4 50,4 47,4 46,9 52,3 58.4 67.8 80.4 90,4 64.2
92,3 67,8 52,6 46.7 45,6 45,4 51.2 62,4 77,8 92,5 61,7

NORD-OVEST
67,9 34,5 24,1 25,3 29,3 31,5 33.3 40,5 57,5 82,9 40.8
77,6 38,1 21,7 18,8 20,3 24,4 30.5 42,3 64,2 82,3 41,2
85 .. 0 48,0 25,8 18,2 18,1 19,8 26.3 42,6 68,'" 85,2 40.8

NORD-EST
65,0 36,1 25,3 26,0 28,8 31,4 33,8 40,1 54,2 77,8 40.6
73,6 33.5 21,3 20,4 21.3 25,7 31.3 40.1 58.5 80,5 39,9
82,7 41,4 24,3 16,5 16,4 18,3 25,3 40,3 64.5 82,9 38,0

CENTRO
80,0 53,4 34,0 31,0 32,0 34,7 36,3 40,2 54.1 ;6,7 46,4
86,5 55,6 36,5 25,6 23,7 26,3 30,3 38,6 51.8 75,8 45,2
91,5 63,4 42,5 27,7 24,2 22,9 25,5 38,1 59,4 ;9,5 45.0

MEZZOGIORNO
82,4 62,0 '1l,9 35,4 35,4 35,9 37,7 41,6 53.4 74,6 50,7
88,9 70,9 51,9 39,9 34,5 35,9 37,9 44,9 57,0 ;6.1 55.5
94,0 79,0 63,0 48,2 41,4 38,3 39,2 45,5 60.4 79,4 58.8

TOTALE
74,4 48,9 32,6 29,9 31,6 33.5 35,4 7 54,9 ;8,0 45.8
82,6 53,0 35,5 28,0 26,1 28,8 32,9 58,3 78,6 47,3
89,9 62,5 42,3 30,1 27,1 26,6 30.4 ,2 63.4 81.7 47.5

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
(a) Inoccupati per 100 persone.

3 I dati degli anni 1979 e 1989 sono stati ricostruiti per regione, sesso e classe di eta per tenere conto della revi
sione della popolazione effettuata sulla base delle risultanze del censimento del 1991 Cdr. Istat-Irp , Ri costru z io
ne della popolazione residente per eta e sesso nelle province italiane. an ni 1962-1991, Roma, Ist a t , 1996).
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rimarcato dai 6 punti percentuali di
aumento dell' inoccupazione tra gli iridivi
dui di 55-64 anni (+8,5 punti percentuali
per i soggetti tra 55 e 59 anni).

Nell'arco dei vent'anni presi in esame,
l'inoccupazione e rimasta invariata nel
Nord-ovest, si e ridotta nel Nord-est e nel
Centro e ha fatto segnare un marcato
aumen to (di oltre 8 punti percentuali) nel
Mezzogiorno. II peggioramento della situa
zione occupazionale in quest'ultima area e
dovuto essenzialmente all'aumento del tas
so di inoccu pazione per Ie classi centrali
de ta , mentre nelle altre rip art iz io ni terri
toriali viene rilevata una sua riduzione
consistente. La diffico lta di accesso
all'occupazione si e estesa, nel Mezzogior
no, anche alla classe de ta immediatamen
te precedente (25-29 anni): il tasso di inoc
cupazione mostra un forte aumento, dal
42% al 63%, mentre nelle altre zone del pae
se si osservano aumenti pill contenuti 0,

addirittura, la diminuzione di un punto
percentuale nel Nord-est.

II tasso di inoccupazione femminile
diminuisce tra il 1979 e il 1999 di oltre 5
punti percentuali, mentre quello maschile
aumenta di quasi 10 punti. L'inoccupazio
ne femminile si amplia nelle fasce deta
giovanili, a seguito della forte crescita
della scolarita fra Ie 15-24enni, e diminui
see in misura notevolissima nelle classi
centrali deta, dai 30 ai 54 anni. L'inoccu
pazione maschile aumenta, invece, in tut
te Ie classi di eta: in quelle giovanili (15-29
anni) l'incremento e due volte superiore a
quello femminile. Tra il 1979 e il 1999, gli
uomini presentano uno "slittamento"
rie lleta di ingresso nel mercato del lavoro:
nel 1979, infatti, i 25-2genni presentavano
un tasso di inoccupazione dell' 11 ,8%, infe
riore a quello (13,9%) che contraddistin
gue i 30-34enni nel 1999.

5.2.2 Diseguaglianze nella struttura del
I'inoccupazione

Nel 1999 quasi meta della popolazione
italiana in eta lavorativa (47,5%) risulta
non occupata. La maggioranza e costitui-
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ta da inattivi (40,7%), mentre l'area della
disoccupazione (sempre in rapporto alIa
popolazione in eta la vorativa) copre il
restante 6,9%. Scomponendo ulteriormente
l'area de llTnatr iv i ta , emerge che una quo
ta della popolazione pari all'8,4% pur non
cercando attivamente un lavoro 0 non cer
candolo affatto, sarebbe disponibile a
lavorare se ne avesse I'opportunita.

Partecipazione al mercato del lavoro e
ciclo di vita risultano strettamente inter
relati. L'inoccupazione per eta si riduce
bruscamente passando da 15 a 29 anni
(dall'89,9% dei 15-1genni, al 42,3%, dei 25
2genni) e seppure in misura pili contenuta
fino a 44 anni, all orche raggiunge il mini
mo (26,6%); si rialza, poi, progressiva
mente e ritorna su valori superiori all'80%
per i 60-64enni (Figura 5.5). La curva re la
tiva alle persone indisponibili e molto pili
ripida nel primo tratto, raggiunge il v a Io
re minimo (12,9%) in corrispondenza dei
30-34 anni e successivamente assume valo
r i via via crescenti, avvicinandosi ai livelli
dell'inoccupazione complessiva a partire
da 45 anni. I disponibili al lavoro, e tra di
essi i disoccupati, rappresentano la parte
prevalente dell'area dell'inoccupazione per
la popolazione da 20 a 39 anni (Figura
5.6). Nella fascia di eta 15-19 anni, gran
parte della popolazione e da considerarsi
non disponibile a lavorare (circa 68%),
stante l'alto tasso di sco lar it a raggiunto
anche nel nostro paese, mentre la quota di
giovani 20-24enni indisponibili si attesta
intorno al 30%, testimoniando la tendenza
al progressivo allungamento del ciclo degli
studi oltre la scuola secondaria. L'anda
mento per Ie classi di eta centrali riflette
il progressivo avvicinamento al mercato,
con tassi di disoccupazione e di ricerca
non attiva del lavoro elevati e la speculare
netta caduta della quota di persone ind i
sponibili. La repentina risalita della cur
va de i non disponibili oltre i 50 anni (Figu
ra 5.5), accanto a livelli bassi e cal anti dei
tassi di disoccupazione e di ricerca non
attiva del lavoro, riflette il progressivo
allontanamento dal mercato all'avanzare
de lleta.
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Figura 5.5 - Inoccupati per dlsponfbtlrta allavoro e classe di eta. Anno 1999 (per 100 persone
della stessa classe deta )
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Figura 5.6 - Inoccupati disponibili allavoro per condizione e classe di eta. Anno 1999 (per 100
p erso ne della stessa classe deta)
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Un'ampia quota della non disponibi
Iit a al lavoro (Figura 5.7) e spiegata dal
la rilevante presenza di donne che si
dichiarano casalinghe (una quota mai
inferiore al 10% oltre i 30 anni) e anche,
dopo i 50 anni, dalla crescente incidenza
di ritirati dal lavoro. L'alta percentuale
di casalinghe che si rileva nelle classi di
eta pili avanzate testimonia il minore
attachment al mercato del lavoro delle
donne delle passate generazioni. La quota
dei ritirati dal lavoro sulla popolazione
passa da valori di poco superiori al 10%
fra i 50-54enni a valori che si aggirano
intorno al 30% g ia nella classe di eta su c
cessiva, il che conferma quel fenomeno di
uscita anticipata dal mondo del lavoro
rilevato nell'analisi di lungo periodo.
Esso ha avuto un'acceleraZione nella pr i-

rna meta degli anni Novanta a seguito, in
parte delle politic he di prepensionamen
to dei lavoratori dei settori in crisi
strutturale e , in maggior misura, delle
uscite precoci dal mondo del lavoro moti
vate dal timore di perdere i vantaggi che
la normativa sui pensionamenti di anzia
nita offriva limitatamente a precise
"finestre" temporali.

L'analisi della situazione nel 1999 met
te in luce che, dove i mercati del lavoro
sono pili dinamici, come nel Nord-ovest e
nel Nord-est, a quote di inoccupazione
comunque ridotte si accompagnano eleva
ti livelli di indisponibili ta , I' inoc cu pa zio
ne delle regioni del Nord e quindi di natu
ra prevalentemente volontaria (Figura
5.8). Nel Mezzogiorno, invece, la quota di
in dis po nibil ita scende al di sotto del 60%

Figura 5.7 - Inoccupati non disponibili allavoro per condizione e classe di eta. Anno 1999 (per
100 perso ne della stessa classe d'eta)
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Figura 5.8 - Inoccupati per condizione e ripartizione geografica. Anno 1999 (composizioni per
centual i)
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Fonte: Ist a t , Rilevazione trimestrale s u lle forze d i lavoro

su l totale dell'inoccupazione, segnalando
una pill frequente invo lontarieta e, quin
di, una sottoutilizzazione del potenziale
lavorativo (Tavola 5.3). Analizzando pill
in dettaglio l ' aggrega to dell' inocc u pazio
ne nel Mezzogiorno, emerge, da un lata,
una notevole consistenza dell' area della
disoccupazione e, al suo interno, un forte
peso di colora che si presentano sul mer
cato senza precedenti esperienze lavorati
ve (12,4% sul tasso di inoccu paz ione).
dall'altro, una marcata presenza di sog
getti disponibili a lava rare anche se
caratterizzati da una rice rca non suffi
cientemente attiva del lavoro (9,3%). Se si
considera anche la quota di disoccupati
can precedenti esperienze lavorative
C7 ,6%) si conclude che l'area della ricerca
del lavoro per la popolazione inoccupata
in eta lavorativa del Mezzogiorno coinvol-

ge quasi una persona su tre, mentre nel
Nord-est supera di poco il 10%.

I differenziali dei tassi di inoccu pazio
ne delle diverse ripartizioni, calcolati
rispetto a quello del Mezzogiorno, si pre
sentano malta elevati: 18 punti percentua
li in meno per il Nord-ovest, 20,8 per il
Nord-est e 13,8 per il Centro. Nella compo
sizione di questi scarti il ru olo principale
e giocato dai disoccupati senza preceden
ti esperienze lavorative e dai soggetti non
in cerca attiva di lavoro, ma disponibili a
lavorare (soprattutto nelle classi de ta
tra i 20 e i 34 anrii). Se fino a 34 anni sol
tanto una parte limitata della maggiore
inoccupazione meridionale e spiegata dal
la pill alta presenza di indisponibili al
lavoro, la situazione cambia all 'aumenta
re dell' eta. In particolare, i differenziali
di in d is p o n ib il ita fino alla fascia de ta
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Tavola 5.3 - Tassi di inoccupazione (a) per classe di eta, sesso, titolo di studio e ripartizione geo-
grafica e condizione. Anno 1999 (valori percentuali)

CONDIZIONE
CLASSI DI ETA (anni)

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Totale

SESSO
Ma s c h i

Disoccupati 7,0 16,1 12,2 7,7 5,1 4,0 3,3 3,0 2.6 1,3 6,5
l n a ttiv i d is p o n ib i l i al lavoro 14~2 12,3 7,7 3,2 1,9 1,7 1,9 2.6 3,8 3,8 5,2
In att iv i non d i sp o n ib il i al Iavoro 66,3 28,9 12,4 3,0 1,9 2,3 4,2 16,1 41,8 64,9 21,6
Totale inoccupati 87,6 57,3 32,2 13,9 8,9 8,0 9,4 21,6 48,3 70,0 33,3

Femmine
Disoccupati 7,0 17,3 13,8 10,0 7,5 5,5 3,8 2,4 1,3 0,3 7,2
In a tt iv i d is p o n ib i l i al la vo ro 15,4 18,4 15,0 13,5 12,8 11,3 9,9 8,2 5,8 3,1 11.5
Inattivi non disponibili al Iavoro 70,0 32,1 23,7 23,1 25,2 28,5 37,5 51,8 70,6 89,1 43,0
TotaIe inoccupati 92,3 67,8 52,6 46,7 45,6 45,4 51,2 62,4 77,8 92,5 61,7

Totale
Disoccupati 7,0 16,7 13,0 8,9 6,3 4,8 3,6 2,7 2,0 0,8 6,9
In a t ti v i d is p o n ib i lf al lavoro 14.8 15,3 11,3 8,3 7,3 6,5 5,9 5,4 4,8 3,4 8,4
In a tt iv i non disponibili a l lavoro 68,1 30,5 18,0 12,9 13,5 15,4 20,9 34,1 56.6 77 .5 32,3
Totale iuoccupati 89,9 62,5 42,3 30,1 27,1 26,6 30,4 42,2 63,4 81,7 47,5

TITOLO DI STUDIO
Titolo universitario

Disoccupati 18,5 21,2 10,5 3,7 2,0 1,2 0,6 0,7 0,2 6,2
In att ivi d is p o n ib i l i al lavoro 12,4 10,1 5,0 3,3 2,2 1,5 1,5 2,3 2,6 4.0
Inattivi non disponibili a I Iavoro 17,1 10,7 4,6 3,5 3,5 5,2 11,1 27,8 48,5 9,9
Totale inoccupati 48,0 42,0 20,0 10,6 7,7 7,8 13,1 30,8 51,3 20,1

Diploma d i rn a t u r i t a
Disoccu pa ti 15,0 15,0 12,3 7,9 5,3 3,4 1,9 1,6 1 3 0,6 8,3
Ina tt iv i d is po n ib il i a I lavoro 22,0 17,7 12,8 6,9 5,3 4,3 3,7 2,8 3,9 9,5
Inatt ivi non disponibili a l lavoro 53,5 39,4 20,2 10,0 8,4 9,0 11 ,6 20,0 42,1 66,7 23,0
Totale inoccupati 90,4 72,1 45,3 24,7 19,0 16,7 17,3 24,4 47,0 71,2 40,8

Diploma di qualifica professionale
Disoccupati 18,6 16,4 9,0 6,9 5,0 3,8 2,2 1,6 1,0 0,3 6.7
In a t ri vi d i spo n ib il i al Ja vo ro 14,8 8,3 6,8 6,8 6,5 6,3 5,8 5,5 5,7 4,3 6,8
Lnat tiv i non disponibili a I lavoro 31,9 11 ,3 8,1 9,1 10,4 10,9 17,3 29,1 57, I 72,1 17.3
Totale inoccupati 65,3 36,1 23,9 22,9 21,9 20,9 25,3 36,2 63,7 76,7 30,8

Licenza media
Disoccupati 5,5 19,6 12,6 9,5 7,7 6,1 4,7 3,3 2,2 0 6.3
Inattivi disponibili al lavoro 13,8 12,8 10,9 10,2 9,5 8,6 7.6 6,6 5,2 8.5
Inattivi non d is p on ib i l i al lavoro 71,4 19,8 19,3 17,4 19,0 21,8 27,5 40,9 61,5 80.4 41,1
Totale inoccupati 90,7 52,2 42,9 37,1 36,1 36,5 39,8 50,8 69,0 84,6 56,0

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-ovest

Disoccupati 5,2 10,0 6,5 4,6 3,6 2,7 2,4 1.7 1,4 0.4 3,8
Inattivi disponibili a l lavoro 12,9 10,4 5,6 4,4 4,2 5,1 5,6 5,0 4,8 4,0 5,9
Inattivi non disponibili al lavoro 67,0 27,6 13,7 9,2 10,4 12,1 18,3 35,9 62,4 80,7 31.1
Totale inoccupati 85,0 48,0 25,8 18,2 18,1 19,8 26,3 42,6 68,7 85,2 40,8

Nord-est
Disoccupati 4,0 6,4 5,9 3,7 2,8 2,6 1.8 1.2 0,9 0,4 3,0
Lna tt ivi d is p o n ib i l i al la voro 12,5 7,2 4,7 3,8 4,2 4,0 3,8 4.4 4,9 3,5 5,0
In a tt iv i non di s pon ib i l i al lavoro 66,3 27,8 13,7 8.9 9,4 11 ,8 19,7 34,7 58,7 79,1 30,0
Totale inoccupati 82,7 41,4 24,3 16,5 16,4 18,3 25,3 40,3 64,5 82,9 38,0

Centro
Disoccupati 4,4 14,8 12,3 7,6 4,8 4,2 2,4 2,1 1.6 0,6 5,6
Ina tt iv i disponibili a I lavoro 12,3 15,8 11,5 8,2 6,8 5,7 5,3 5,1 4.8 3,1 7,8
Ina t t iv i non disponibili al !avoro 74.8 32,8 18,7 11,9 12.6 13,0 17,8 30,8 53,0 75,8 31,6
TotaIe inoccupati 91,5 63,4 42,5 27,7 24,2 22,9 25,5 38,1 59,4 79,5 45,0

Mezzogiorno
Disoccupati 9,9 25,5 2 1,5 15,7 11,1 7,8 6,1 4,7 3,4 1,5 11 ,7
Inattivi d is p o n ib i l i al lavoro 17,4 2 1,2 18,5 13,8 1 1,7 9,4 7,8 6,6 4,8 3,0 12,2
Inattivi non disponibili a I lavoro 66,8 32,3 22,9 18,6 18,5 21,1 25,4 34,3 52,1 74,9 34,8
Totale inoccupati 94,0 79,0 63,0 48,2 41,4 38,3 39,2 45,5 60,4 79,4 58,8

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale su lle forze d i lavoro
(a) Inoccupati per 100 persone.
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45-49 anni sono spiegati da una quota di
casalinghe sulla popolazione notevolmente
superiore nel Mezzogiorno che nel resto
d'Italia; ad esempio, nel Nord-ovest la
quota di popolazione tra i 25 e i 49 anni
che dichiara 10 status di indisponibile al
lavoro in quanto casalinga e inferiore a
quella meridionale di 6 punti percentuali.
Le scarse op portu n ita occu pazionali che
caratterizzano il mercato del lavoro nelle
regioni meridionali, quindi, tengono ai
margini soprattutto le donne nelle classi
centrali de.ta ; cia e in parte dovuto anche
ad una differente struttura familiare, con
nuclei mediamente pili ampi che, in un
contesto di scarsa d i sp o n ib il ita di servizi
sociali sul territorio, determina maggiori
carichi familiari per le donne.

Per i soggetti con oltre 55 a n n i, i tassi
di inoccupazione risultano elevati nel
Nord-ovest e nel Nord-est rispetto al Mez
zogiorno, per la maggiore quota di ritira
ti dal lavoro caratteristica di queste aree
del paese. La spiegazione di tale fenome
no, parzialmente controintuitivo, va ricer
cata in primo luogo nell'ingresso ritarda
to nell'occupazione che caratterizza il
Mezzogiorno e in una conseguente uscita
posticipata; un ulteriore fattore esplica
tivo risiede nella maggiore incidenza del
lavoro autonomo nel Sud, componente a lla
quale e associata uneta di pensionamento
mediamente pili avanzata; da ultimo,
una minore incidenza dell'occupazione
all'interno delle famiglie meridionali spin
ge chi ha un lavoro a non lasciarlo se non
al termine della vita lavorativa.

Ulteriori differenze nelle o p p o rtu n ita
occupazionali e nell'attachment al mer
cato del lavoro vengono messe in luce
dall'analisi per titolo di studio: fra i
laureati soltanto il 20,1% e inoccupato,
rispetto al 56% fra coloro che hanno solo
l'obbligo scolastico. I laureati inoccupa
ti mostrano una forte propensione alla
ricerca del lavoro (il 31 % ricerca attiva
mente e 1'11,4% ricerca non att ivam e n te ):
per contro, gli inoccupati con il solo
obbligo scolastico si caratterizzano per
10 scarso grado di attachment al merca
to del lavoro (il 73,5% e indisponibile). A

bassi ti toli di stu dio corris pondono tas
si di indis ponibili ta maggiori e il diffe
renziale con i livelli di istruzione supe
riori ere see all'avanzare de lieta . Queste
differenze sono spiegate dalla presenza
di una pili consistente quota di casalin
ghe con il solo obbligo scolastico in tutte
le classi d'eta e, solo per le fasce pili
anziane, da una maggiore quota di riti
r a t i dal lavoro.

L'analisi per titolo di studio fornisce
quindi u n ulteriore elemento interpretati
vo della larga quota di ind is pon ib il ita al
lavoro che caratterizza storicamente il
paese: in particolare, l'alta presenza di
casalinghe con un basso titolo di studio
(anche nelle classi pili giovani deta)
riflette la persistenza di comportamenti
caratterizzati da un limitato investimen
to in capitale umano e da scelte orientate
al lavoro domestico e a lla cura dei figli e
degli anziani.

I differenti gradi di attachment al
mercato del lavoro caratteristici dei
diversi titoli di studio sono legati anche
al percorso formativo prescelto. Il conse
guimento della qualifica professionale,
infatti, comporta sia o p p o rtu n ita occu
pazionali sia comportamenti di prossi
m ita al mercato vicini a quelli dei laurea
ti e dei diplomati: il tasso di inoccupa
z io n e di chi ha la qualifica professionale
(30,8%) e addirittura di 10 punti percen
tuali inferiore rispetto a chi ha consegui
to la matur ita (40,8%). Come atteso, la
scelta di acquisire un titolo di studio di
tipo professionalizzante e tipica di chi e
orientato a inserirsi il prima possibile nel
mercato del lavoro e cia ha un immediato
riscontro nella differente composizione
dell'inoccupazione per classe deta Inol
tre, i 20-24enni in possesso di qualifica
professionale presentano tassi di inoccu
pazione simili a quelli dei laureati in eta
compresa tra i 30 e i 34 anni, con un livel
10 di attachment al mercato (in termini
di pili intensa ricerca del lavoro) addirit
tura superiore.

Nonostante la crescita dell'occupazione
femminile, nel 1999 il tasso di inoccupa
zione delle donne in eta lavorativa e anco-
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ra quasi doppio rispetto a quello degli
uomini (61,7% contro 33,3%). Pill in det
taglio, la struttura dell'inoccupazione
femminile mette il luce un maggior grado
di i nd i sp o n ib il ita al lavoro (69,7% contro
64,9% degli uomini) e al contempo una
minore propensione a lla ricerca attiva di
lavoro (11,7% contro 19,5% degli uorn in i):
Le diseguaglianze tra i sessi nella parte ci
pazione al lavoro so no crescenti all'aumen
tare dell'eta, almeno fino a 50 anni, quan
do ha i n iz i o il ritiro anticipato dal mer
cato del lavoro degli uomini occupatio
Mentre una sostanziale omoge n e ita di
comportamenti caratterizza le classi pill
giovani, ugualmente impegnate nella par
tecipazione al sistema scolastico, i desti
ni lavorativi s i allontanano a partire g ia
d a i 25-29anni, al lo rch e i divari occupa
z i o n a l i sono spiegati in misura via via
crescente dall'abbandono del mercato del
lavoro da parte delle donne, per far fronte
agli impegni relativi a ll a cura della casa e
della famiglia. Tra i 20 e i 39 anni, inoltre,
l'incidenza d i atteggiamenti di ricerca
(attiva e non) del lavoro e sempre superio
re fra gli uomini e il diva rio aumenta
all'avanzare d el le ta .

5.2.3 Ruolo delle donne nella famiglia e
partecipaxione al mercato del Iauoro

L'analisi dell'occupazione e dell'inoccu
pazione viene generalmente effettuata
esaminando il comportamento degli in d i
v id u i al di fuori del contesto familiare. In
questo modo, si rischia di sottovalutare il
ruolo che la situazione economica e socia
Ie della famiglia puo giocare nel co n di zio
nare Ie scelte individuali di partecipazio
ne al mercato del lavoro.

Per mettere in luce l 'ent ita di questi
condizionamenti s i e focalizzata l 'atten
zione sulle donne tra 15 e 59 anni 4 che si
dichiarano "persona d i riferimento" della
famiglia 0 coniuge (0 convivente) della

persona di riferimento, escludendo Ie
figlie e Ie donne che assumono altri ruoli
all'interno della famiglia, anche se in eta
lavorativa; tale sottoinsieme dell'universo
femminile rappresenta oltre il 68% delle
donne in eta compresa tra 15 e 59 anni.

Per tenere conto dell'influenza della
struttura familiare sulle scelte di parteci
pazione al mercato del lavoro sono state
individuate sette tipologie familiari, in
base alIa presenza 0 meno del marito (0

convivente) e al numero di figli; inoltre,
l'analisi e stata condotta distinguendo tre
fasce di eta, per tenere conto del ciclo di
vita delle donne. Le donne che si dichiara
no persona di riferimento della famiglia
(0 coniuge/convivente della persona di
riferimento) vivono nel 68,70/0 dei casi in
coppie con figli (76% per la fascia deta
tra 30 e 44 a n n i) (Tavola 5.4). L'articola
z i o n e della struttura familiare si modifi
ca in relazione alleta delle donne, con una
maggiore presenza di coppie senza figli e
d i single tra le 15-2genni e una quota pill
elevata di famiglie "monogenitore" e
"altre famiglie" tra Ie 45-5genni. Tra Ie
tipologie di coppie con figli, sono preva
lenti quelle con un solo figlio per Ie donne
pill giovani e con un numero maggiore di
figli per le donne della classe centrale di
eta.

La tipologia familiare influenza in
maniera determinante la presenza femmi
nile su l mercato del lavoro: il tasso di
occupazione diminuisce passando dalla
condizione di persona sola 0 in coppia sen
za figli a quella di madre e, pill in p a rt i
colare, all'aumentare del numero dei figli.
La percentuale di occupate, pari al 63,7%
tra Ie single, scende al crescere delle
dimensioni familiari sino a raggiungere il
29,7% tra le donne con tre 0 pill figli. I
maggiori carichi familiari indeboliscono
quindi, sensibilmente, la partecipazione
attiva delle donne al lavoro, mentre non
incidono sostanzialmente sulla ricerca di
lavoro che risulta essere maggiormente

" La restrizione a 59 anni e giustificata da! fatto che 60 anni e I'cta di pensionamento delle donne occupa
te alle dipendenze.
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Tavola 5.4 - Donne di 15-59 anni che si dichtarano "persona di riferimento" 0 "corriugez'corrviverrte
della persona di riferimento" per condizione, classe di eta e tipologia famfltare, Anno
1999 (composizioni percentu ali)

TIPOLOGIE Occupate In cerca Non forze Totale Per 100 donne della
FAMILIARI eli lavoro eli lavoro stessa classe d i eta

15-29 ANNI

Persona sola 65,6 10,4 24,0 100,0 8.9

Coppia senza figli 61,5 10,3 28,2 100,0 7~ -- /.)

Coppia con un figlio 37,7 10,4 51,9 100,0 37.6

Coppia con due figli 21,7 10,2 68,1 100,0 17.5

Coppia con tre 0 pili figli 11,4 10,1 78,5 100,0 2.6

Monogenitore 53,3 17,5 29,2 100,0 ,
~

.r .

Altre tipologie familiari 52,9 12,7 34,4 100.0 4,3

Totale 44,1 10,5 45,3 100,0 100,0

30-44 ANNI

Persona sola 82,1 7,0 10,9 100,0 4.8

Coppia senza figli 70,4 6,3 23,3 100,0 98

Coppia con un figlio 59,4 6,5 34,1 100,0 25.8

Cop pia con due figli 44,8 7,0 48,3 100,0 38,8

Cop pia con tre 0 pill figli 30,8 7,0 62,2 100,0 11.4

Monogenitore 69,9 9,8 20,2 100,0 5.0

Altr e tipologie familiari 55,9 6,5 37,6 100,0 4 4

Totale 53,0 6,9 40,1 100,0 100,0

45-59 ANNI

Persona sola 48,5 3,3 48,2 100,0 63

Coppia senza figli 28,3 2,2 69,5 100,0 H:.5
Coppia con un figlio 34,8 2,0 63,2 100,0 26,7

Coppia con due figli 37,5 2,3 60,2 100,0 28,1

Cop pia con tre 0 pili figli 29,6 2,7 67,7 100,0 9.0
Monogenitore 45,2 4,4 50,4 100,0 8.3
Altre tipologie familiari 39,5 2,1 58,4 100,0 7.1

Totale 36,2 2,5 61,3 100,0 100,0

TOTALE

Persona sola 63,7 5,8 30,5 100,0 5.9
Coppia senza figli 49,0 5,2 45,7 100,0 13.7
Coppia con un figlio 45,8 5,2 49,0 100,0 27,4

Coppia con due figli 40,7 5,4 54,0 100,0 31,9

Coppia con tre 0 pili figli 29,7 5,3 65,0 100,0 9,4
Monogenitore 54,8 6,8 38,4 100,0 6,1

Altre tipologie familiari 46,5 4,6 48,9 100,0 5.6

Totale 44,7 5,4 49,9 100,0 100,0

Fonte: lst at , Rilevazione trimestrale sulle f orz c eli lavoro
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influenzata da lleta . Fanno eccezione Ie
donne "monogenitore" che, in quanto uni
che responsabili della famiglia, mostrano
tassi di occupazione nettamente superiori
a quelli delle donne in coppia con figli e
risultano anche maggiormente in cerca di
occupazione.

La relazione inversa tra tassi di occu
pazione e numero di figli e riscontrabile
in tutte l e classi di eta, a eccezione di
quella tra 45 e 59 anni: per queste donne
la presenza dei figli risulta meno vinco
lante ai fini della partecipazione attiva
alIavoro, tanto che i tassi di occu p az i o
ne aumentano addirittura al crescere dei
carichi familiari. II dato mette quindi
in luce una situazione familiare in cui
l'essere madre di figli g ia grandi e com
p a tib il e con la presenza nel mercato del
lavoro e a n z i , all'aumentare del numero
dei figli, presumibilmente per l e maggio
r i ne cess ita economiche, si consolida Ia
tendenza delle donne a non lasciare il
proprio lavoro. Questo risultato non vie
ne smentito anche se si tiene conto di
variabili quali il livello di istruzione e
l'area geografica di residenza. II minor
tasso di occupazione delle donne 45
5genni che vivono in coppia con tre 0 pili
figli si spiega in quanto l e corrisponden
ti tipologie familiari risultano pili f r e
quenti nel Mezzogiorno, dove i livelli
occu pazionali sono largamente inferiori
a l l e altre ripartizioni geografiche: una
volta eliminato l'effetto attribuibile alIa
localizzazione territoriale, la probabi
l it a di essere occupate non risulta signi
ficativamente diversa da quella delle
donne della stessa eta che vivono in cop
pia con due figli.

Focalizzando infine l'attenzione sulle
donne occupate, che rappresentano il
44,7% delle donne che hanno un ruolo cen
trale all'interno della famiglia, e possibile
svolgere alcune considerazioni sulla com
p a t ib il it a tr a carichi familiari e tipo di
lavoro (Tavola 5.5).

Nel complesso, le donne occupate nel set
tore pubblico sono il 35,7%, a fronte di una
quota di uomini nettamente inferiore
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(18,60/0). L'occupazione nella pubblica
amministrazione, consentendo un pili e l e
vato grado di autonomia nell'organizza
zione del tempo e degli orari di lavoro,
risulta per Ie donne maggiormente compa
tibile con la gestione dei carichi familiari:
l'incidenza passa, infatti, dal 26,7% per la
tipologia "coppia senza figli" al 45,6% per
quella "coppia con tre 0 pili figli"; il fe no
meno e particolarmente evidente fra le
donne 45-5genni, con percentuali che vanno
dal 29,2% al 49%.

Con riferimento al settore privato la
presenza delle donne si distribuisce per il
42,7% nel lavoro alle dipendenze (centro
51,2% per gli u orn in i) e per il 21,6% nel
lavoro autonomo 00,2% per gli uorn ini). I
condizionamenti familiari orientano Ie
donne maggiormente verso il lavoro auto
nomo: la quota di occupate in posizione
autonoma fra coloro che vivono in coppia
con figli cresce all'aumentare del numero
di questi ultimi, per ogni classe di eta. Per
le donne che lavorano alle dipendenze si
riscontra, invece, un fenomeno inverse: la
101'0 partecipazione si dimezza nel pas
saggio dalla situazione di "coppia senza
figli" a quella di "coppia con tre figli" (dal
52,2% al 25,4%).

Sia per le dipendenti sia per l e autono
me, al crescere delle r e s pon sab il it a fami
Iiar i diminuisce la possibili ta di m a n t e
nere un orario di lavoro a tempo pieno:
questo e particolarmente evidente per le
30-44enni che, quando vivono in coppia
senza figli, ricorrono al part-time, se
autonome, per il 9,5%, se dipendenti per il
13%; con l'arrivo di un figlio, il part-time
aumenta rispettivamente al 16,2% e al
25,2%. Il livello molto modesto del part
time fra uomini capifamiglia (con
un'occupazione autonoma 0 aIle dipenden
ze nel settore privato) risulta sostanzial
mente stabile all'aumentare dei carichi
familiari.

In ultima analisi, da una parte l e donne
che si trovano a gestire un doppio ruo lo;
lavorativo e familiare, ricercano nelle 101'0

scelte occupazionali l e situazioni in grado
di offrire maggiore fl e s s ib il ita nella
gestione dell'orario lavorativo, dall'altra
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Tavola 5.5 - Donne di 15-59 anni occupate che si dichiarano "persona di riferimento" 0

"coniuge/convivente nella persona di riferimento" per settore di attrvita economica,
c1asse di eta e tipologia familiare. Anno 1999 (valori percentuali)

SETTORI DI ATTIVITA aCCUPATE A TEMPO
PARZIALE i\EL

SETTORE PRIVATO

TIPOLOGIE FAMILIARI Pubblico

Lavoro
autonorno

Privata

Lavoro aile
dipendenze

Totalc Per 100
accurate

autonome
della sressa

classe eli eta

Per 100
occuparc

dipendenn
della stcssa

classc eli eta

15-29 ANN I

Persona sola 18.8 17 .1 64,1 100,0 5,4 11.3

Coppia senza figli 16.9 14.2 68,9 100,0 13,9 15.0

Coppia con un figlio 19,5 16.4 6'1,1 100.0 13,0 2-'i.4

Coppia con due figli 23,8 23.6 52,6 100.0 18,0 28.7

Coppia con tre 0 p iu fig li 17,1 25,6 57,3 100.0 14,8 \7.9

Ivlonogenitore 26.3 13.8 59,9 100,0 3,0 15.2

Altre tipologie familiari 16,4 16,0 67,6 100,0 12.1 18.2

Totale 18,7 16,3 65,0 100,0 12,7 18,8

30-44 ANN I

Persona sola 36,8 18,6 44.6 100,0 8,1 10.8

Coppia senza fig Ii 30,7 17,8 51,5 100,D 9,5 130

Coppia con un figlio 32,4 18.2 49.4 100,0 16.2 25.2

Coppia con due figli 40,7 20,9 38,4 100,0 19,9 31,8

Coppia con tre 0 pill figli 43,7 28,3 27,9 100.0 19,7 32.8

Monogenitore 36,4 16,9 46,8 100,0 13,1 21.'

Altre tipologie familiari 30,9 20.9 48,2 100,0 10,5 21.8

Totale 36,2 19,8 44,0 100,0 16,0 24,0

45-59 ANNI

Persona sola 47,7 18,3 3'1,0 100.0 11 ,1 17.2

Coppia se nz a figli 29,2 33,3 37,4 100.0 13,2 20.4

Coppia con un figlio 34,2 26,4 39,4 100,0 14,0 21.7

Coppia con due figli 45,2 24,6 30,2 100,0 14,7 25.0

Cop pia con tre o pill figli 49.0 29,9 21.1 100,0 18.3 27.4

Monogenitore 42.3 18,0 39,6 100,0 15,6 18.1

Altre tipologie fam ig liari 33,3 32,3 34.4 100,0 10,6 19. -r

Totale 39,8 25,8 34,3 100,0 14,0 21,7

TOTALE

Persona sola 37,8 18.2 43,9 100,0 8,8 12.7

Coppia senza figli 26,7 21 ,0 52.2 100,0 11,8 15.1

Coppia con un figlio 31,5 20.7 47,8 100,0 15, a 24.1

Coppia con due figli 41.8 22,3 35,9 100.0 17,8 29,'

Coppia con tre 0 pill figl i 45,6 29,0 25,4 100,0 19,0 31.3

Monogcnitore 39.0 17,3 43,6 100,0 14.1 19.9

Altre tipologie famigliari 30,7 25,8 43,5 100,0 10,7 20.5

Totale 35,7 21,6 42,7 100,0 14,9 22,6

Fonte: l sr at , Rilevazione trimestrale sul le forze di lavoro
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la scelta di avere pili figli e differentemen
te agevole nelle diverse situazioni lavora
tive. E comunque una scelta che ha dei
costi e comporta essenzialmente un ridi
mensionamento delle aspirazioni di car
riera, 0 p erch e si lavora in settori occupa
zionali meno dinamici (Ia pubblica ammi
nistraz.iorie) 0 perche si investe meno suI
lavoro, facendo pili ampio uso del p a rt
time.

5.3 Diffusione dellavoro atipico

5.3.1 Veeehie e nuove forme di lavoro ati
pico

II lavoro atipico viene usualmente
definito in contrapposizione con il lavo
ro tipico alle dipendenze (contratti a
tempo indeterminato a tempo pieno) e
con Ie forme tradizionali di lavoro auto
nomo. Sotto la denominazione di lavoro
atipico si ricomprende una m o lt e p l i ci t a
di forme contrattuali all'interno
dell'occupazione a ll e dipendenze, quali i
contratti a tempo parziale e svariate
tipologie contrattuali a tempo determi
nato, dai contratti a termine per lavoro
stagionale 0 per la sostituzione di lavo
ratori temporaneamente assenti, ai con
tratti formativi, ai lavori sussidiati
d al Io. stato, al lavoro interinale. A esse
vanno aggiunti i contratti di collabora
zione coordinata e continuativa e le
altre forme di lavoro autonomo parasu
bordinato (a esempio, le associazioni in
partecipazione), venute in rilievo negli
ultimi anni con la crescita esplosiva del
le iscrizioni al fondo Inps. Si tratta di
posizioni lavorative molto differenziate
dal punto di vista delle condizioni di
lavoro e della forza contrattuale, in
relazione al numero di clienti, a ll a sede
di lavoro e alla p r o p r i e ta di strumenti e
di mezzi capitali.

La proliferazione dei rapporti di lavoro
atipici ha interessato recentemente anche
il nostro paese, ed e frutto, da un lato, di
un'evoluzione spontanea del sistema e di
interventi normativi volti a flessibilizzare
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il rapporto di lavoro, dall'altro, di
un'accumulazione di misure di politica
attiva del lavoro orientate a migliorare
loccupab i lita delle fasce di popolazione
svan taggia te.

Un ruolo rilevante nel processo di fles
sibilizzazione del mercato del lavorodei
paesi industrializzati e stato giocato
dal passaggio, non ancora completato,
dei sistemi produttivi dal fordismo al
post-fordismo e alla "nuova economia".
Con tale passaggio, le esigenze di ade
guamento rapido dell'input di lavoro
alle fluttuazioni della domanda, g i a
presenti nel sistema di produzione di
massa, diventano pressanti: Ie n e c e s s it a
di adeguamento sono sempre pili fre
quenti, spingendo all'adozione di model
l i gestionali e di produzione just in
tim e, e pili d iffuse, n e I ten tat iv 0 dis 0 d
disfare una domanda di prodotti sem
pre pili variegata e personalizzata.
D 'altra parte, la globalizzazione dei
sistemi economici tende a propagare gli
shock, ovunque essi abbiano origine, con
la conseguenza di alimentare meccani
smi di continua riallocazione territoria
Ie dei processi produttivi, a livello sia
nazionale sia internazionale.

Ne e derivata una forte spinta ad inter
venire sui meccanismi di funzionamento
del mercato del lavoro, allentando i vin
coli istituzionali che regolano il rappor
to di lavoro standard e ampliando la
gamma e la f unz io na l ita di nuove forme
contrattuali. II processo di deregolamen
tazione ha assunto minore in te n s ita nel
nostro paese, almena in un primo tempo,
grazie al fatto che il sistema economico
italiano si e sviluppato seguendo modelli
organizzativi me no rigidi di quelli tipici
della produzione di massa, pili informali
ed essenzialmente basati sull'impresa
familiare, suI lavoro autonomo e sulle
reti sociali nella dimensione locale.
Nell'ultimo decennio, Ie misure volte ad
aumentare la fl e s s ib i l ita occupazionale
delle imprese sono aumentate, pur non
assumendo mai l e caratteristiche di una
riforma radicale del sistema di vincoli
aIle imprese.
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Una spinta all'aumento delle forme
contrattuali atipiche e venuta anche
dagli interventi, realizzati nel corso
degli ultimi quindici anni, per contra
stare la disoccupazione nei suoi aspetti
pili gravi e persistenti. Da questo punto
di vista, i contratti a causa mista hanno
rappresentato, specie nel periodo pili
recente, uno degli strumenti principali
per facilitare l'ingresso nell'occupazione
dei segmenti pili svantaggiati dell' offer
ta. Destinatari principali di queste
misure di flessibilizzazione del rapporto
di lavoro sono stati i giovani e i lavora
tori de l le re gioni meri dionali, cara tte
rizzati da tassi di disoccu pazione e di
inoccupazione sensibilmente pili elevati
rispetto alla media. I contratti a tempo
parziale, d'altra parte, vengono incontro
alle esigenze di quei lavoratori che non
desiderano 0 non sono nelle condizioni di
accettare un impegno lavorativo a tempo
pieno, favorendo in tal modo l'inserimen
to professionale delle donne, in partico
lare di quelle con r e sp o n s ab il ita familia
rio

5.3.2 Lavoro tipico e lavoro atipico: dina
miche a confronto

Nel corso degli anni Novanta l'occupa
zione atipica alle dipendenze ha registra
to uno sviluppo molto sostenuto. Tra otto
bre 1992 e gennaio 2000, in base ai valori
destagionalizzati, il numero di occupati
alle dipendenze con contratti atipici e
aumentato complessivamente del 45,2%.
Nello stesso periodo l'occupazione totale e
cresciuta soltanto della 0,7%, a sintesi di
un progresso dell'occupazione alle dipen
denze pari all' 1, 5% e di una flessione
dell'occupazione autonoma pari all'l ,3%.
Gli ampi differenziali di crescita hanno
condotto a un significativo aumento
dell'incidenza del lavoro atipico in rap
porto all'occupazione alle dipendenze (dal
10,6% al 15,2%).

L'analisi dell'evoluzione temp orale del
le diverse componenti dell'occupazione
mostra, da un la t o , il forte dinamismo

del lavoro atipico, dall'altro, il ruolo
peculiare assunto da tale componente
nelle fasi cicliche a ttraversate dall' eco
nomia italiana nel corso degli anni
Novanta. Da questo punto di vista, il
periodo compreso tra ottobre 1992 e gen
naio 2000 puo essere suddiviso in tre fasi
distinte, sulla base dell'andamento
dell'occupazione totale: una prima fase
recessiva che dall'ottobre 1992 giunge
fino a lla primavera del 1995, quando
l'occupazione tocca il suo punto di mini
mo; una fase intermedia di crescita
moderata fino all'ottobre 1997; una fase
finale di crescita sostenuta che dalla
fine del 1997 giunge fino al primo trime
stre dell'anno in corso.

A seguito della pesante recessione econo
mica dell'inizio degli anni Novanta la
domanda di lavoro ha subito una riduzio
ne senza precedenti che si e protratta fino
all'aprile 1995 (Figura 5.9), quando i livel
li occupazionali so no risultati inferiori
del 3,2% (669 mila occupati in meno)
rispetto a ottobre 1992.

La diminuzione di posti di lavoro ha
colpito indistintamente tutti i settori di
att iv i ta economica e l e posizioni sia
dipendenti sia indipendenti. Tuttavia,
l'occupazione alle dipendenze segna una
caduta proporzionalmente maggiore
rispetto all'occupazione autonoma, la
quale ha segnato l'inversione di tendenza
con un semestre di anticipo.

L'occupazione atipica ha seguito una
dinamica diversa, pili coerente con l 'evo
luzione ciclica d e lPa tt iv i ta produttiva
(Figura 5.10): nel corso del 1993 le posi
z i o n i lavorative atipiche hanno assorbi
to quasi per intero la riduzione dell'occu
pazione complessiva, con un crolla in due
trimestri di oltre venti punti percentua
l i , realizzato principalmente attraverso
la sospensione del rinnovo dei contratti a
termine in scadenza; nei trimestri suc
cessivi sono tornate a crescere, conte
stualmente al miglioramento della
situazione economica, contrastando la
caduta dell'occupazione dipendente e
recuperando, ad aprile 1995, i livelli di
partenza. Va quindi sottolineata l'esi-
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Figura 5.9 - Occupati per POS1Zl0ne nella professione. Dati destagionalizzati. Ottobre 1992
gennaio 2000 (nu.meri indice: base ottobre 1992=100)
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Fonte: Istat, Rilevaziane trimestrale sulle farze eli la voro

Figura 5.10 - Occupati aIle dipendenze per carattere dell'occupazione. Dati destagionalizzati.
Ottobre 1992-gennaio 2000 (nurneri indice. base ottobre 1992=100)

140

130

120

110

100

90

80

70

--
<-

!
oo~.~~oo.~.¥~oo~¥~~~.¥~oo~¥~oo~.¥~oo.~¥~~~

~ ~ ~ ~ % w ~ ~ 00

------ Tipici --- Atipici --Dipendenti

Fonte: Is t at , Rilevaziane trimestrale sulle farze eli lavoro
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stenza di una significativa s e n s ib i l i ta
dell'occupazione temporanea all'evolu
zione congiunturale de l lattrv ita produt
tiva, can una funzione ammortizzatrice
delle fluttuazioni cicliche dell'occupazio
ne standard.

Nella Tavola 5.6 viene riportato il contri
buto di ciascuna componente all'evoluzione
dell'occupazione complessiva (calcolato
come rapporto tra la variazione della com
ponente e il valore dell'occupazione totale a
inizio periodo) per le tre fasi cicliche indi
viduate e per l'intero periodo di osservazio
ne. Nella prima fase, il calo dell'occupazio
ne (-3,2%) e attribuibile quasi per intero
alla riduzione dei contratti standard alle
di pendenze (- 2,7%) e, in misura inferiore,
alla diminuzione del lavoro autonomo
(-0,5%), mentre il lavoro atipico, come si e
vista, non ha subito variazioni rispetto ai
livelli di ottobre 1992.

Da aprile 1995 a ottobre 1997 l'occupa
zione totale cresce dell'1,3%, laddove da
ottobre 1997 a gennaio 2000 si incrementa
del 2,8%. Un ruolo cruciale nel trainare la
crescita dell'occupazione e stato svolto, in
entrambe Ie fasi, d a i lavori atipici: da
aprile 1995 a ottobre 1997 la crescita del
lavoro atipico (+1,2%) ha rappresentato il
97% dell'aumento dell'occupazione totale,
oltre 1'82% da ottobre 1997 a gennaio 2000
(quando ha registrato un incremento del
2,3%). In quest'ultima fase e risultato
positivo anche il contributo del lavoro

standard a ll e dipendenze (+0,5%), mentre
il lavoro autonomo, dopa un breve periodo
d i sviluppo, e tomato a diminuire
nell'ultimo anno e non ha fornito alcun
contributo alla crescita dell'occupazione
nel periodo. Complessivamente, nell'inter
vallo temporale considerato, la crescita
dell'occupazione atipica (+3,4%) ha pili
che compensato la diminuzione dell'occu
pazione autonoma e quella del lavoro a.lle
dipendenze tipico (rispettivamente -0,4%
e -2,4%).

La diffusione delle forme lavorative
atipiche e avvenuta, nelle prime due fasi,
ai danni dell'occupazione standard,
almena a livello aggregato. Cia non signi
fica necessariamente che rapporti tipici
siano stati trasformati in rapporti ati
pici rna che, nel processo di turn-over
occupazionale e di ricambio generaziona
Ie, vengono creati nuovi lavori regolati
sempre pili da forme contrattuali non
standard, mentre vengono distrutti posti
di lavoro regolati in prevalenza da con
tra tti ti pic i. La te nde nz a a l l a so s ti tuzio
ne di contratti tipici con occupazione
atipica risulta me no evidente, invece,
nell' ultimo periodo, in cui entrambe Ie
componenti aumentano, seppure a ritmi
diversi, rna con tassi di variazione che
tendono a convergere.

La considerazione separata dei rap
porti a tempo determinato e dei lavori
part-time segnala una sostanziale omo-

Tavola 5.6 - Contributo alla crescita dell'occupazione per posizione nella professione e carattere
dell'occupazione. Dati destagionalizzati. Ottobre 1992 - gennaio 2000 (valori percen
t u a l i)

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE
CARATTERE DELL'OCCUPAZIONE

Occupati

- Autonomi

- Dipendenti

Tipici

Atipici

Aprile 1995 su Ottobre 1997 su Gennaio 2000 su Gennaio 2000 su

Ottobre 1992 Aprile 1995 Ottobre 1997 Ottobre 1992

-3,2 1,3 2,8 0,7

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

-2,7 1,1 2,8 1,1

-2,7 -0,1 0,5 -2,4

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

Fonte: Istat, Rilevaziane trimestrale sulle farze di lavo r o
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gene ita nei due profili temporali, pur se i
primi, oltre a mostrare una maggiore
v aria b il ita di breve periodo, sono carat
terizzati, a partire dall'ottobre 1996, da
un tasso di crescita inferiore (Figura
5.11).

L'accelerazione dalla fine del 1997 del
ritmo di crescita dell'occupazione com
plessiva in generale e delle forme di
lavoro atipico in particolare, pur in
presenza di un basso tasso di sviluppo
economico, ha fatto ipotizzare che un
ruolo importante nello sviluppo occupa
zionale sia stato giocato dal varo delle
riforme introdotte dalla legge 196/97 il
cosiddetto "pacchetto Treu". I dati di
Fonte amministrativa segnalano un
effetto rilevante sui contratti di
apprendistato, determinatosi in parte
a scapito dei contratti di formazione
lavoro: e possibile pertanto che si sia
determinata una sostituzione tra l e

diverse tipologie contrattuali all'inter
no dell'occupazione a termine (cfr . il
box Il "p ac cb etto Tre u " e la diffusione
de i can t rat t i a tip i c i) .

5.3.3 Caratteristiche dei lavoratori atipici

Negli ultimi sei anni l'incidenza del
lavoro atipico a ll e dipendenze su l totale
deIl'occupazione dipendente e aumentata
di 5,3 punti percentuali, attestandosi, nel
la media del 1999, al 14,7% (Tavola 5.7).

La ristrutturazione dell'occupazione
dipendente verso un maggiore utilizzo di
lavoro atipico e un fenomeno che ha coin
volto pervasivamente tanto la domanda
quanto l'offerta di lavoro, modificando in
parte l e m o da.l ita di funzionamento del
mercato e i comportamenti individuali.
Dal lato della domanda, tutti i settori
dell'economia e tutte l e professioni hanno

Figura 5.11 - Occupati atipici alle dipendenze per carattere dell'occupazione. Dati destagionalizzati.
Ottobre 1992-gennaio 2000 (numeri indice: base ottobre 1992=100)
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Tavola 5.7 - Lavoratori atipici per carattere dell'occupazione, sesso, c1asse di eta, titolo di stu-
dio, ripartizione geografica, settore d'uttrvita e professione. Anno 1999 (per 100 lavo-
ratori alle dipert den z:e con le stesse caratteristicheJ

1999 VARIAZIONE ASSOLUTA 1999-93

Tempo Tempo Totale Quota di Tempo Tempo Totale Quota di
VARIABlLI deter- parziale atipici sovrap- deter- parziale atipici sovrap-

minato posizione minato posizione
(a) (a)

SESSO
Maschi 8,2 3,4 9,6 19,8 3,2 1,3 3,7 1,1
Femmine 11,5 15,7 22,7 21,4 3,4 5,1 7,2 -1,1

CLASSE DI ETA.
15-24 anni 26,7 10,2 30,6 21,0 11,2 3,5 12,2 -0,2
25-34 anni 11,5 9,7 17,5 20,4 4,6 3,9 7,0 0,9
35-54 anni 5,6 7,1 10,7 20,3 2,0 2,5 3.9 -1,1
55-64 anni 6,1 6,8 10,3 24,4 2,3 3,0 4,1 1.4
65 anni e pili 5,1 12,2 14,9 25,9 -2,6 1,9 0,6 -10,1

TITOLO DI STUDIO
Titolo universitario 9,8 5,6 12,8 21,2 4,7 2,5 6,0 1,0
Diploma di rn a tu r i t a 8,9 7,7 13,7 18,5 3,9 3,7 6,1 2,7
Diploma di quaiifica professionale 8,1 9,4 15,1 13,9 2,2 3,7 5,0 1.7
Licenza media 9,5 8,2 14,8 20,1 3,1 2,9 5,1 -0,7
Licenza elementare 12,3 11,7 19,0 25,8 4,4 3,9 6,7 -0,1

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-ovest 6,4 8,2 12,6 15,5 2,7 3,0 5,1 -0,6
Nord-est 8,7 9,2 15,9 11,8 2,9 3,1 5,3 0,7
Centro 8,4 8,3 13,8 20,2 3,7 3,4 5,9 0.4
Mezzogiorno 14,4 7,5 16,7 30,5 4,2 2,6 5,2 0,5

SETTORE DI ATTIVITA. ECONOMICA
Agricoltura 38,1 16,3 42,3 41,0 6,4 -2,0 6,8 -12,2
Industria in senso stretto 5,9 4,1 9,2 10,0 2,9 1,3 3,8 -0,4
Costruzioni 13,1 4,5 15,1 18,4 3,2 1,2 3,9 -1,3
Commercio 12,1 14,0 22,1 15,3 4,0 5,5 7,8 2,5
Servizi di me rca to 9,2 12,2 17,9 20,5 3,5 4,0 6,4 -0,7
Pubblica amministrazione e al tro 8,4 7,0 11,8 20,7 4,1 3,9 5,7 9,5

PROFESSIONE
Dirigenti e imprenditori 3,3 2,1 4,6 17,6 1,5 0,8 2,0 -1,3
Professioni di elevata

speciaiizzazione 9,5 4,9 12,0 20,5 4,0 1,3 4,5 -0,7
Professioni intermedie 6,8 6,7 11,3 17,2 3,0 2,9 4,8 1,9
Professioni esecutive relative

all'amministrazione e gestione 7,6 8,8 13,6 14,2 4,0 4,4 6,6 6,5
Professioni relative aile vendite

e servizi per famiglie 11,9 15,5 22,8 17,9 3,5 6,3 7,8 2,4
Artigiani, operai specializzati,

agricoltori 9,5 4,4 11,9 17,5 3,3 1,1 3,7 -0,1
Conduttori di impianti e opera tori

di macchinari 6,1 3,0 8,2 12,0 3,0 1,1 3,7 -0,2
Personale non qualificato 21,4 19,3 32,1 30,7 5,9 5,7 9,9 -3,9

Totale 9,5 8,2 14,7 20,8 3,4 3,0 5,3 -0,2

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
(a) Lavoratori a tempo determinato e contemporaneamente a tempo parziale per 100 lavoratori atipici.
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II "pacchetto Treu" e Ia diffusione dei contratti atipici
L 'entrata in vigore della

legge n.196/97 ha rappresen
tato una tappa jondamenta
le nel processo di jlessibiliz
zazione del mercato del lavo
ro italiano, introducendo
importanti nouita in tema
di regolamentazione dei rap
porti di lavoro. In particola
re, il "pacchetto " ha riuita
lizzato istitu ti quali i con
tratti di jormazione-Iavoro e
di appren distato, incenti
vando i rappo rti di lavoro a
orario p arziale e introducen
do il contratto di jornitura
di lavoro temporaneo .

Lavoro temporaneo
L'introduzione del lavoro

interinale ha rappresentato
la maggiore nouita del "pac
chetto ", superando il diuieto
di intermediazione di mano
dopera sancito dalla legge
n. 1369/60. E previsto un
rapporto trilaterale regola
to d a due contratti: if primo
e u n contratto di jornitura,
mediante if quale l'agenzia
fornit rice, appositamente
autorizzata dal Ministero
del lavoro e della previdenza
sociale (Mlps), pone uno 0

pill lavoratori a d isposiz io
ne di uri'impresa che ne uti
li z z i la prestazione lavorati
va per if so d disfa c ime n to di
esigenz e a carattere tempo
ranee; if secondo e un con
tratto per prestazioni di
lavoro temporaneo, con cui
l 'agenz ia fornitrice assume
il lavoratore 0 per la du rata
corrispondente alia presta
z io ne lavorativa presso
l 'impresa uriliz z atrice, 0 a
tempo indeterminato (in
questa caso il lavoratore
rirnane a disposizione
dell'agen zia forn itrice per i
periodi in cui non svolge
attiuita lavorativa, riceuen
do una regolare retribuzio-
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n e), (Riferi merit i normativi:
I. n . 196/97; DDMM Mlps n.
381 e n . 382 del 3 settembre
1997; Circolare Mlps n.
141/97).

Lavoro part-time
Allo scopo di javorire il

ricorso a jorme di orario
ridotto sono state stab il ite
misure di riduzione 0 rimo
dulazione delle aliquote con
tributive a carico delle
imprese, basate su quattro
jasce orarie settimanali
(fino a 24, 32, 36 e 40 ore).
Oltre a tali incentivazioni
riferite al regime dellorario,
ulteriori riduzioni contribu
tive sono p reuiste per deter
m.inati contratti: giovani al
p rirno lavoro assunti da
imprese del Mezzogiorno,
donne che rientrano nel mer
cato del lavoro dopo almena
due anni di inattiuitd, anzia
ni in uscita progressiva dal
lauoro, lavoratori nei settori
della salvaguardia ambien
tale, imprese che abbiano
attuato interventi volti al
rispa rm.io energetico e
all'uso di energie alternative.
(Riferirneriti normativi: I. n.
863/84; I. n. 451/94; I. n.
549/95; I. n. 608/96; I. n,
196/97).

Contratto di formazione-lavoro
L 'obiettiuo della misura e

quello di promuouere l'occu
pazione dei giovani attraver
so la loro jormazione sui
posta di lavoro per l 'acqu.isi
z io ne di professionalitd
intermedie-eleuate, oppure
per I'adegu amento delle
capac ita projessionali. Nel
primo caso i contratti hanno
una du rata massima di uen
tiquattro mesi, nel secondo
di dodici. Le nuove d isposi
zioni sono riseruate al Mez
zogiorno e aile altre aree

svantaggiate. Nel caso di tra
sjormazione in rapporto a
tempo indeterminato, i bene
fici economici per le imprese
vengono m antenuti per ulte
riori dodici mesi, mentre il
liuello di inquadramento PUG
essere injeriore a quello corri
spondente ali'effettiua man
sione. (Riferimenti normatiui:
l. 11. 863/84; I. n. 407/90; l. 11. 169/91;
1.11. 451/94; l. 11. 608/96;l. 11. 1%197).

Contratto di apprendistato
L'obiettiuo della misura e

di fauorire I'inserimento dei
giouani nel mondo del lauoro,
consentendo loro di acquisire
una specifica professionalitd
direttamente presso uri'impre
sa. La normatiua pill recente
ha esteso il campo di applica
zione, tendendo a legare gli
inceniiui pubblici all'impegno
jormativo projuso dallimpre
sa. E ammesso in tutti i setto
ri di attiuita, per i giovani tra
i 16 e i 24 anni (il limite e ele
vato a 26 anni nel Mezzogiorno
e nelle altre aree suantaggia
te), tant'e che l'innalzamento
del limite d'eta rappresenta,
insieme all 'estensione settoria
le, la principale nouita norma
tiua. If contratto si accompa
gna ad agevolazioni contribu
tive, subordinate alia condi
zione che gli apprendisti par
tecipino a iniziative di forma
zione. (Riferirnenti normatiui.
I. n. 25155; I. n. 56/87; I.
n. 196/97; DM Mlps del
8/4/98).

Nel ualutare L'impatto occu
pazionale della legge 196/97
occorre tener presente che i
tempi di attuazione delle
diverse misure si sono difjeren
z iati in modo sensibile . Pill
precisamente, per rendere ope
rative molte delle norme conte
nute nel "paccbetto ", e stato
necessario approvare uri consi
stente numero di decreti mini-
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e nel 71,4% dei casi lauoratori
residenti net Centro-nord; 11.011.0

stante le criticbe ricevute dalla
Commissione europea relatiua
mente ai limiti di eta dei bene
ficiari, una quota superiore al
50% di lauoratori con contratto
di formazione-lavoro ba phi di
25 anni.

Un discorso a parte meri
ta il lavoro interinale per il
quale non esistono dati di
confronto col p assato, essen
do stato introdotto nel
nostro ordinamento dal "pa c
cb etto Tre u " e reso operatiuo
solamente nella seconda
meta del 1998. Oltre a cia, i
dati raccolti rapp resentano i
rapport! di la uo ro instaurati
in uri dato iriteruallo tempo
rale a prescindere dalla loro
durata e dal riu mero di ore
lauorate. I rappo rti instau
rati nel 1999 sono stati 145
mila, un ualore cb e si pu.o sti
mare corrispon.da a circa 28
mila occupati equivalenti a
tempo pieno.

Nel 1998 10 stock medio di
apprendisti e stato pari a 341
mila unita; si tratta quasi
esclusivamente di giovani in eta
compresa ira 16 e 24 anni, coe
rentemente con le intenzioni dei
policy maker, che hanno indivi
duato nel "nuouo apprendista
to" il principale canale d'ingres
so nel mercato del lavoro per i
giovani al di sotto dei 25 artni.
L'utilizzo di tale istituto risul
ta nettamente sbilanciato a
fauore delle regiorii centro-set
tentrionali, dove e localizzato
1'83,5% degli apprendisti, la
componente mascbile risulta in
lieve prevalenza.

La crescita dell'apprendista
to ba avuto in parte un effetto
sostitutiuo nei confronti dei
contratti di forma.zione-lauoro,
che risultano in diminuzione
nel 1999, tanto come quota di
avviamenti cornplessiui, quan
to in termini di stock. Dei qua
si 403 mila occupati con con
tratto di formazione-lavoro nel
1998 circa i165% erano mascbi,

steriali e di regolamenti
attuativi. Cia b a reso operati
vi alcuni strumenti soltanto
nel periodo pil~ recente, renden
do di fatto ininfluente la nuo
va normatiua. E il caso degli
incentivi al part-time, la cui
implementazione non e ancora
stata avviata per mancanza
dei regolamenti attuativi. Gli
avviamenti con contratto
part-time mostrano, infatti,
una tendenza ininterrotta alla
crescita, senza un 'accelerazio
ne evidente negli anni phi
recenti, a conferma del limita
to impatto della legge 196/97
(Figura 5.12).

L'effetto pii; rilevante del
"paccbetto Treu" sembra essere
stato a fauore dell 'apprendista
to. La quota di avviamenti con
tale tipologia contrattuale,
dopo alcuni anni di lento calo,
al quale non sana estranei fatto
ri di natura dernografica, ha
fatto reg istrare nell'ultimo
biennio uri sensibile incremento.

--- Apprendistato - '" - .. Tempo parziale ..... OM ...... Contatti di formazione-lavoro

4

6

Fonte: Ministero del lavoro e della previdenza sociale , Comitato

Figura 5.12 - Avviamenti allavoro con contratti di apprendistato, formaztone-Iavoro e a
tempo parziale. Anni 1990-99 (per 100 aouiarneriti.)
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registrato un aumento della quota
dell'occupazione atipica su quella alle
dipendenze. Dal lato dell'offerta, la tra
sformazione ha coinvolto tutti i gruppi
socio-demografici, interessando tanto i
maschi che le femmine, le differenti classi
di eta, i diversi titoli di studio e Ie diffe
renti aree geografiche.

11 fenomeno non si e pero manifestato
con interisita omogenee, anche perche , a
in iz io periodo, risultava fortemente con
centrato in aree, settori e gruppi sociali
ben definiti. Tra il 1993 e il 1999, la ve lo
cit a di diffusione dei lavori atipici si e
differenziata considerevolmente a livello
settoriale: il commercio, l'agricoltura e i
servizi di mercato sono i settori in cui si e
verificata la crescita maggiore, mentre
nell'industria in senso stretto e nelle
costruzioni la flessibilizzazione e avanza
ta pili lentamente. Le dinamiche degli
ultimi anni hanno contribuito ad amplia
re alcuni dei differenziali g ia esistenti: nel
1999, oltre il 42% dell'occupazione agrico
la alle dipendenze e composta da lavora
tori atipici, mentre, all'estremo opposto,
nell' industria in senso stretto la quota e di
poco superiore al 9%.

Va sottolineato come i risultati relativi
al lavoro atipico nel complesso sintetizzi
no dinamiche diverse per il part-time e il
lavoro temporaneo. L'agricoltura resta il
settore con la quota pili alta di lavoratori
part-time (16,3%), nonostante il calo
dell'ultimo periodo; in forte crescita r isu l
ta, invece, la diffusione del lavoro a ora rio
ridotto nel commercio (dall'8,5% al 14%) e
nei servizi di mercato (dall'8% al 12,2%).
Uno dei fattori all'origine di tale fenome
no e la progressiva femminilizzazione
dell'occupazione del terziario; nel settore
commerciale, in particolare, a questa
ragione si aggiungono gli effetti del pro
cesso di ristrutturazione dell'offerta
distributiva, con la conseguente sostitu
zione di lavoro autonomo con lavoro al le
dipendenze e l'estensione degli orari di
apertura degli esercizi commerciali. Un
discorso a parte merita il comparto della
pubblica amministrazione, in cui l'intro
duzione dell'orario unico e della settima-
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na lavorativa su cinque giorni hanno
incentivato la crescita del tempo parziale.

La diffusione del lavoro temporaneo e
stata sostanzialmente uniforme in tutti i
settori, se si eccettua l'agricoltura, dove
la crescita e stata pili marcata. I divari
tra settori riscontrabili nel 1999 sono
quindi, in larga parte, il portato della
situazione precedente e appaiono ricon
ducibili alle diverse esigenze di flessibi
li ta ne 11'organiz z azi one de 11'a tti vi t a p 1'0

duttiva.
La diffusione del lavoro atipico sembra

avere attraversato in maniera trasversa
Ie, seppure con interisita differenti, l'inte
ra struttura produttiva. Per meglio
apprezzare la p ervas ivita del fenomeno,
sono stati condotti (attraverso un'analisi
shift-share) alcuni esercizi di scomposi
zione della crescita del lavoro atipico in
una componente settoriale, legata alla
dinamica occupazionale dei settori che
fanno un uso pili intenso di queste forme
di lavoro, e in una componente di competi
t iv ita della tipologia contrattuale. Per
tenere sotto controllo l'effetto di variabili
che possono essere correlate con l'utilizzo
di lavoro non standard, gli esercizi svolti
sono stati condotti separatamente per
ciascuna m o da lita di alcune variabili
relative ai lavoratori considerati (sesso,
eta, titolo di studio e area geografica di
residenza). I risultati dell'analisi, non
riportati in tabella, sono molto indicati
vi: l'effetto attribuibile a l la t tr a tt iv it a
dei rapporti di lavoro atipico e assoluta
mente dominante (non scende mai al di
sotto del 70%), anche a livello di singola
tipologia contrattuale (lavoro tempora
neo 0 part-time). L'effetto dovuto alla
composizione settoriale e in genere molto
basso, segnalando che la diffusione
dell'occupazione atipica non e dovuta, se
non in minima parte, alla crescita dei set
tori che ne fanno tradizionalmente un uso
intenso (a esempio, il commercio e i servi
zi di mercato), n e e frenata dalla perdita
occupazionale degli stessi, in particolare
dell'agricoltura. Anche gli effetti attribui
bili alla crescita dei tassi di occupazione
dei segmenti di popolazione maggiormen-
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te interessati dal lavoro atipico (a esem
pio, le donne e le persone con un elevato
livello di istruzione) giocano un ruolo
secondario.

Con riferimento alle professioni (per
un'analisi pili dettagliata si rimanda al
paragrafo 5.5 Trasjormazioni dei mercati
delle p rofessio n i), l'incremento maggiore
nell'incidenza dei rapporti di lavoro atipi
ci, tra il 1993 e il 1999, e stato registrato
dal personale non qualificato (+9,9 punti
percentuali) e, coerentemente con la dina
mica del fenomeno nel settore commercia
Ie, dalle professioni relative al la vendita e
ai servizi alle famiglie (+7,8 punti percen
t u a l i ).

Se si sposta l'attenzione al lato
dell'offerta, l'incremento del lavoro atrpi
co nei sei anni considerati ha riguardato
principalmente le donne (+7,2 punti per
centuali contro +3,7 degli uomini). Questa
maggiore crescita e spiegata sostanzial
mente dal p a rt -ti m e, mentre i tassi di cre
scita del lavoro temporaneo so no analoghi
a quelli degli uomini. Quando si osservano
i dati di stock al 1999, l'incidenza del lavo
ro atipico, sia per il part-time sia per il
tempo determinato, e maggiore fra le don
ne che fra gli uomini.

Se e ben nota la maggiore diffusione del
part-time tra le donne, di non immedia
ta interpretazione e il dato relativo al
tempo determinato. Al riguardo, va tenu
to in considerazione che la crescita
dell'occupazione femminile, essendo un
fenomeno relativamente recente, ha risen
tito in misura particolarmente intensa
della diffusione dei rapporti di lavoro a
tempo determinato. A sostegno di questa
interpretazione si osserva, tra il 1993 e il
1999, un incremento sostanzialmente
simile del lavoro temporaneo tra maschi
e femmine. Inoltre, le donne sono relativa
mente pili presenti nei settori in cui pili
ampio e il ricorso al lavoro a tempo
determinato.

La diffusione del lavoro atipico e forte
mente decrescente all'aumentare de lleta e
l'espansione degli ultimi anni ha determi
nato un ulteriore ampliamento dei diffe
renziali esistenti. La classe di eta 15-24

anni ha presentato un incremento della
quota di occupazione atipica di oltre 12
punti percentuali (dal 18,4% al 30,6%),
mentre l'aumento e rispettivamente di 7 e
3,9 punti percentuali per le due classi di
eta successive. A determinare questi
andamenti sono essenzialmente le occupa
zioni a tempo determinato. Per le classi
di eta pili giovani un ruolo rilevante sem
bra attribuibile alle politiche del lavoro:
di recente, infa tti, il legisla tore ha pro
mosso e regolamentato molti tipi di rap
porti di lavoro a carattere temporaneo
proprio per incentivare l'assunzione dei
pili giovani (tant.'e che, come si vedra nel
prossimo capitolo, una larga parte delle
prime occupazioni sono costituite da con
tratti a tempo determinato). Cia ha pro
dotto un cambiamento nella struttura
delle convenienze delle imprese che ha
senz'altro favorito l'aumento della quota
di occupazione a termine nelle classi di
eta pili giovani. Inoltre, data la relazione
tra capitale umana ed eta degli indivi
dui, a prescindere dagli incentivi previsti
dalle politiche attive del lavoro, le impre
se preferiscono riservare l'uso dei contrat
ti a termine per i soggetti pili giovani,
instaurando invece rapporti a tempo
indeterminato (0 di lunga durata) con i
lavoratori in possesso di maggiore espe
rienza professionale.

Per quel che riguarda il lavoro pa r t
tim e, i dati medi del 1999 mostrano una
"relazione ad U" con leta , per la compo
nente maschile dell'occupazione alle
dipendenze, e meno definita per la com
ponente femminile, probabilmente a cau
sa dell'influenza di altre variabili, quali
i carichi familiari e il numero dei figli.
Il fatto che il part-time costituisca
un'occasione di lavoro accessibile alle
donne alle prime esperienze lavorative e
poco scolarizzate si riflette nelle alte
percentuali di questo tipo di prestazione
lavorativa riscontrate per le classi gio
vanili: alcune delle occupazioni relative
all'assistenza alle famiglie (a esempio
quelle di child care) e al commercio (a
esempio commesse) sono infatti, preva
lentemente, a tempo ridotto.
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I corrtratti di collaborazlone coordinata e continuativa
Le collaborazioni coordina

w e continuative hanno
assunto dimensio ni sempre
piz.t rilevanti. A settembre
1999 l'Inps quaritificaua il
nurnero di posizioni contribu
tive afferenti al jondo del 10
12% (di cui la quasi totalitd
e costituita da questo tipo di
collaborazioni) in quasi 1
rnilio ne 670 mila u nita,

La jonte statistica (Rile
vazione trimestrale sulle for
ze di lavoro) rileva un dato
largamente injeriore rispet
to a quella amministrativa.
La discrepanza e imputabile
al jatto che la prima ja rife
rimento all/att iuita p ri n c i
pale degli individui intervi
stati in una data settim ari a,
mentre negli archivi Inps
sono presenti tutte le p osi
zioni contributive aperte
(che possono corrispo ndere a
prestazioni intermittenti nel
tempo); esse possono inoltre
rife rirsi ad attiuitd sia p ri n
cipali sia secondarie e conte
nere un certo nurnero di
duplicazioni (nel caso in cui
piti posizioni contributive
siano aperte da uno stesso
lavoratore). Una possibile
sottostima nel dato deriuan
te dalla rilevazione e anche
legata al fatto che le doman
de relative alle collaborazio
ni vengono rivolte ai soli
intervistati che dichiarano
di svolgere un 'attiuita auto
noma e pertanto non sono
raccolte injormazioni per
quei lavoratori cbe, pur suol
gendo attiuita di collabora
zione coordinata e continua
tiua, si percep iscono come
dipendenti.

Le caratteristiche dei
lavoratori con contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa possono essere
quindi analizzate attrauer
so i dati del modulo ad hoc
sull'occup a zio ne atip ic a del-
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la rilevazione di gennaio
1999. eli occupati con questa
t ip o di contratti risultava
no essere circa 715 mila
u.riitd, pari al 13,6% del
totale dei lavoratori au to no
mi. Per il 43%, i contratti di
collaborazione contribuiva
no in modo rilevante (per
una quota superiore al 50%)
al volume di ajjari.

Un indicatore importante
per identificare if grado di
autonomia nella gestione del
la propria att iuitd lavorati
va e il nu.mero dei commit
tenti: 1'86% dei lavoratori
auto nomi che dichiarano di
avere contratti di colla bora
zione ne ha piil di due; if
restante 14% dichiara di ave
re un solo committente e
oltre la meta di questi 0,3%)
svolge la propria attiuita
lavorativa p resso la sede del
10 stesso. Allaurnentare del
peso che riveste la colla bora
zione sul volume d'affari
co mplessiuo, dim inu.isce no
teuolmente la quota di lauo
ratori che riescono ad avere
piil di tre c omrn itte n ti,

II profile del lavoratore
parasubordinato si presenta
co mplesso e articolato. La
dipendenza del volume
daffari da contratti di colla
borazione coordinata e conti
nuativa ja emergere ca.ratte
ristiche e comportamenti
dijferenti. II lavoro p arasu
bordinato si concentra nelle
aree econ o micamerite piu sui
luppate, dove e maggiormen
te diffu.sa l'esternalizzazione
di junzioni aziendali, assu
mendo in tal modo la con no
tazione di elemento di flessi
bilizzazione dei mercati del
lavoro locali. Infatti, il Nord
ouest e la ripartizio ne terri
toriale con la mass im.a diffu
sio ne deli'occupazione para
subordinata (quasi il 35% del
totale) (Tauola 5.8). Pur

rimanendo injeriore a lie
altre ripartizion.i, anche nel
Mezzogiorno la presenza di
lavoratori para-subordinati
if consistente (22,3%).

La larga prevalenza
rnascb ile che si riscontra nel
lavoro autono mo in senso
stretto if ancora phi evidente
nelle posizioni p arasubo rdi
nate, cosiccbe la quota delle
donne e injeriore al 25%. La
differen z a si riduce per le
lavoratrici parasubordinate
le cui collaborazioni coprono
pii; della meta del volume
d'ajjari.

Oltre il 30% delloccupa
zione parasubordinata e
costituita da giovani al di
sotto dei 35 anni e per il 28%
dei giovani 25-34enni le col
laborazioni rappresentano
la pri.ncipale jonte di gu ada
gno. Per i soggetti piil giova
ni la collaborazione PUG
costituire una via d'accesso
al lavoro. La larga diffus io
ne riscontrabile tra gli adul
t i, specialmente se acco mpa
gnata da un basso livello di
istruzione 0 da p rofess io n a
lita non elevate, PUG indica
re L'esiste n z a di jasce di
lavoratori che operano in
un 'area di p recarieta,

L 'occupazione parasubor
dinata, a differenza del lauo
ro autonomo in senso stretto,
coinvolge comurique prevalen
temente persone con elevato
livello di istruzione: pitt della
meta ha injatti conseguito
un titolo di studio superiore
(contro il 35% dei lavoratori
auto nom.i) e il 17,3% e lau
reato. Per queste persone i
co ntratti di collaborazione
coordinata e continuativa
posso no quindi costituire
una scelta che unisce la sicu
rez z a del co mpenso percepito
dal co mmittente alia p oss ibi
litd di una organizzazione
auto noma del lavoro e a mag-
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Tavola 5.8 - Lavoratori autonomi con 0 senza contratti di collaborazione coordinata e conti
nuativa per sesso, classe di eta, titolo di studio, ripartizione geografica, settore
di attrvita. Gennaio 1999 (composizioni percentu ali)

VARIABILI

SENZA CONTRATTI
DI COLLABORAZIONE

COORDINATA
E CONTINUATIVA

CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA

Volume d'affari coperto dai
contratti di collaborazione Totale

Meno del 50% 500/0 e pili

Totale
lavoratori
a u t o n o m i

SESSO
Maschi 71,4 77,1 72,4 75,1 71,7
Femmine 28,6 22,9 27,6 24,9 28,3
Totale 100,0 100,0 JlOO,O 100,0 100,0

CLASSE DI ETA
15-24 anni 4,2 4,1 3,4 3,8 4,4
25-34 anni 23,5 25,9 28,2 26,9 24,1
35-54 anni 52,9 53,0 51,0 52,1 52,5
55-64 anni 15,5 13,6 13.0 13,4 15,0
65 anni e pili 4,0 3,4 4,3 3,8 4,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TITOLO DI STUDIO
Titolo universitario 10,7 15,9 19,1 17,3 11,6
Diploma di m a t u r i t a 24,3 30,4 35,9 32,8 25,5
Diploma eli qualifica professionale 6,1 6,3 6,6 6,5 6,2
Licenza media 38,0 33,0 25,0 29,6 36,9
Licenza elementare 20,8 14,4 13,4 13,9 19,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Norel-ovest 28,2 34,5 35,5 34,9 29,3
Nord-est 22,7 19,7 25,1 22,0 22,3
Centro 21,7 19,1 23.0 20,7 21,4
Mezzogiorno 27,4 26,7 16,5 22,3 26,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SETTORE DI ATTIVITA ECONOMICA
Agricoltura 11,8 7,1 8,7 7,8 11,3
Industria 13,8 22,0 21.6 21,8 15.0
Costruzioni 10,3 14,7 7:4 11,5 10,5
Commercio, alberghi e ristoranti 38,9 25,2 19.0 22,5 36,4
Servizi 25,2 31,0 43,4 36,4 26.8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro

giori responsabilita persona
li, Sempre tra i lau reati e i
diplomati, la dipen den za
economica dalle collaborazio
ni e pill forte: infatt i, ira
coloro per i quali le colla bora
zioni rappresentano oltre la
meta del volume d'affari, il
55% e Laureate 0 diplom ato,

Il ricorso ai contratti di col
laborazione e diffuso in tutti i
settori, ma e preualente nel
terziario, che da solo ne assor
be quasi il 60%. Di questa quo
ta solo il 22,5% e relatiuo ai

serutzi commerciali, alber
gbieri e della ristorazione,
dove la ricerca della flessibi
lita da parte delle imprese si
iridiriz za presu.mibilmente su
altre tipologie contrattu ali,
mentre il 36,4% si riferisce ai
seruizi a lle imprese e a lle
famiglie.

Dal confronto delle distri
buzioni per professione
dell'occupazione autonoma e
di quella p arasubordinata, si
nota che la prima e ca
ratterizzata daliampi.a pre
senza degli artigiani e degli

operai specializzati (33,4%),
noncbe dei uenditori e del per
sonale occupato nei seruizi
a lle famiglie (30,1 %), e quindi
da figure e competenze profes
sionali tradiziortali, mentre
la seconda vede una maggior
p resen.za di professionisti phi
qualificati (25,4% di dirigen
ti, imprenditori e intellettua
li) e di intermedi (23,3%). Per
questi ultirni, la dipen denza
dalle collaborazioni, in termi
ni di percentu.ale sul fattura
to complessiuo, e particolar
mente elevata.
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Le analisi della distribuzione per titolo
d i studio, per professione e per r ip a rt i
z i o n e territoriale mettono in luce la com
presenza di forme tradizionali e nuove di
lavoro atipico: da un lato, l'elevata inci
denza di contratti a termine e a tempo
parziale tra i lavoratori alle dipendenze
con al pili la licenza elementare rimanda
alla diffusione dei tradizionali lavori
stagionali nell'agricoltura e nelle costru
z io n i; dall'altro, la consistente presenza
di lavoratori a tempo determinato con
t ito lo di studio elevato e impiegati in
professioni a elevata specializzazione
mostra l'emergere di nuove tipologie di
rapporti di lavoro.

Analogamente a quanta osservato in
precedenza, il lavoro temporaneo risulta
relativamente pili diffuso nelle regioni
meridionali, dove al peso maggiore assu n
to dall'agricoltura e dalle costruzioni, s i
a ss o ci a n o maggiori risorse finanziarie
destinate a politiche attive del lavoro.

II "nuovo" mercato del lavoro si presen
ta in definitiva molto articolato, con forti
processi di segmentazione e stra tifica z io
ne sociale che pongono problemi di regola
zione e danno luogo a conseguenze rilevan
ti su I sistema di welfare, assenti 0 margi
nali nel precedente contesto. AlIa tr a diz io
nale contrapposizione tra chi ha un lavoro
e chi non 10 ha, si sommano e si sovrap
pongono quelle tra chi ha un lavoro conti
nuativo e chi no, tra chi ha un lavoro tut e
lato e chi no. Inoltre, il passaggio al le nuo
ve forme del lavoro si realizza attraverso
la fioritura di una gamma di rapporti
professionali caratterizzati da livelli di
de s ide rabrltta molto diversi: emerge la
contrapposizione tra chi riesce attraverso
i l lavoro a realizzare le proprie ca p a cita
professionali utilizzando al meglio il pro
prio background formativo e chi invece
vive il lavoro come un meccanismo di mar
ginalizzazione, seppure indispensabile per
accedere ai consumi vitali.

Nel caso in cui 10 stesso soggetto assorn
mi pili forme di lavoro atipico, e molto
probabile che si trovi in una situazione di
svantaggio occupazionale: nel 1999, oltre
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il 20% del total e de i la vora tori a ti PICI ave
va un rapporto di lavoro temporaneo e
contemporaneamente a tempo ridotto;
quest'area di occupazione critica e rima
sta sostanzialmente invariata, in termini
percentuali, dal 1993. Presumibilmente,
una quota consistente di lavoratori che
assommano entrambe le caratteristiche
di a tip icita sono beneficiari di alcune
misure di workfare (Lavori di pubblica
u ti l it a , Lavori socialmente utili, Borse di
lavoro eccetera). A riprova di cia quote di
sovrapposizione superiori al la media si
trovano per tutti i gruppi che hanno una
posizione pili debole sul mercato del lavo
ro (donne, anziani, persone a bassa scola
rizzazione, residenti del Mezzogiorno,
lavoratori dell'agricoltura e nelle profe s
sioni non qualificate). Che la sovrapposi
zione di pili forme di lavoro atipico iden
tifichi un'area di disagio e ulteriormente
confermato dai dati sulla v o lo n tar ie ta 0

meno del part-time, che segnalano situ a
zioni notevolmente differenti tra i lavora
tori a tempo determinato e quelli a tempo
indeterminato: oltre il 60% dei tempora
nei non desidera il regime di tempo ridot
to, mentre per i lavoratori a tempo ind e
terminato tale quota si dimezza. Inoltre,
meno del 10% dei temporanei ha libera
mente scelto il tempo parziale, rispetto al
30% dei permanenti.

5.3.4 Contratti a termine e inserimento
nel mondo del laooro

Uno dei rischi del processo di fl essib il iz
zazione del mercato del lavoro e la possi
b i lita che l'occupazione temporanea non
rappresenti una fase soltanto trarisitoria
nei percorsi lavorativi individuali. Si pu o
infatti passare da un lavoro precario a un
altro (con eventuali interruzioni legate a
periodi pili 0 meno brevi di disoccupazio
ne ), senza avere mai I'opportu nita di
accedere a un'occupazione stabile. Poiche
i lavori temporanei sono di qual ita infe
riore rispetto ai lavori permanenti, in ter
mini di qualificazione professionale, e
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possibile che si verifichino "circoli viziosi"
che intrappolano fasce di lavoratori nel
segmento marginale del mercato del lavo
1'0. I lavoratori coinvolti non farebbero, in
questo caso, esperienze lavorative qualifi
canti e cio ridurrebbe la 101'0 probab il ita
di impiegarsi nel segmento centrale del
mercato, aumentando di converso la pro
babil ita di riottenere un lavoro nel settore
marginale. Ci o e particolarmente vera per
coloro che sono in possesso dei titoli di
studio me no elevati. Diversa e la situazio
ne dei lavoratori pm istruiti: sebbene
l'incidenza dei contratti a termine tra i
laureati sia maggiore rispetto agli altri
titoli di studio, questa condizione e in
parte frutto di una scelta volontaria di
mantenere rapporti lavorativi flessibili in
contropartita di maggiori livelli retribu
tivi 0 migliori prospettive di crescita pro
fessionale.

Un approfondimento sulla funzione dei
contratti a termine nell'ambito dei percorsi
lavorativi dei giovani puo essere svolto

attraverso l'esame dei risultati del modulo
ad hoc sulle caratteristiche della prima
esperienza lavorativa inserito nel questio
nario della Rilevazione trimestrale sulle for
ze di lavoro nellottobre del 1999. L'analisi si
concentra sulle modal ita di inserimento nel
mondo del lavoro e sugli esiti occupazionali
a tre e cinque anni di distanza dalla data di
ingresso (Tavola 5.9).

Un primo elemento da mettere in luce e
il contributo dell'occupazione tempora
nea nel fornire o p p ortu n ita lavorative a
chi si affaccia per la prima volta su l mer
cato del lavoro: circa il 30% degli oltre
600 mila giovani che hanno trovato lavoro
tanto nel 1995 che nel 1997 e stato assun
to con un contratto a termine, oltre il 50%
con un contratto a tempo indeterminato e
il restante 20% ha a vv i a t o u na t t iv i t a
autonoma. La storia lavorativa indivi
duale di qu e st i soggetti e stata influenza
ta sensibilmente dalle caratteristiche del
la prima esperienza lavorativa. Nel com
plesso, solo poco piu del 20% di coloro che

Tavola 5.9 - Persone per caratteristiche del primo Iavoro e condizione protesslonale a tre e cinque
anni di distanza dal primo Iavoro, Ottobre 1999 (c omposir io ni perce ntu ali)

CO:\DIZIO:\··E PH.OFESSIOT\ALE

CARATTERISTICHE
DEL PRIMO LAVORO

Stesso
lavoro

Inoccupato

Auton omo Dipendente Drperidente
a tempo a tempo

irideterrninato detcrrninato

Totale

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze d i lavoro

6,2 42,7 15,1 26.2
6.1 32,1 18,6 00 0

J_J<J

4,2 20,5 6,7 13,9

A TRE ANNI DAL PRIMO LA,'ORO

3 4 3,5 1.7 9.2
1,3 8,8 1,83 6.8
3.6 20.8 17.6 37,8
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lOO.O

100.0

100.0
100.0

100,0

100,0

100,0
100,0
100.0

100,0
100,0
100 0

32.3
42.2

15,5
19.2

24.8
17.6

3,0
4.0

2,3 11,6 6,7 16,9

A ClNQIJE ANNI DAL PRIMO LAVORO

5,1 7,5 2,8 5.3
2.8 16,3 2,2 7.8
6,1 36,4 17,2 30,4

9,7
10,0

54,6

24.4
16,9

62,4

79,3
71.0

9,9

82.2
81,3
20,3

Autonomo
Dipendente a tempo indeterminato
Dipendente a tempo determinato
di cui:

Formazione e lavoro
Altri contratti

Totale

Autonomo
Dipendente a tempo indeterminato
Dipendente a tempo determinato
di cui:

Formazione e lavoro
Altri contratti

Totale
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sono entrati nel mondo del lavoro attra
verso un'occupazione a termine riesce a
ottenere un contratto a tempo indetermi
nato entro i successivi tre anni; quasi il
38% occupa ancora un posto a tempo
determinato (nell'ambito dello stessa
azienda 0 avendo cambiato Iavoro) e un
altro 38% circa scivola nell'area dell'inoc
cupazione. La situazione migliora par
zialmente considerando un intervallo tem
porale p iu ampio: nell'arco di cinque anni
dalla data di inizio della prima a tt iv it a
lavorativa la quota di coloro che si trova
no ancora impiegati in lavori a termine si
riduce al 27%, gli inoccupati continuano a
rappresentare circa il 30% dei casi, men
tre oltre il 42% ha raggiunto un'occupa
zione stabile 0 ha intrapreso u na tt iv it a
autonoma

Se il contratto a termine e di natura
formativa, le prospettive per i giovani che
iniziano I'att iv ita lavorativa sono compa
rativamente p iu favorevoli: aumenta la
probab il ita di ottenere una collocazione
lavorativa a carattere permanente, con
quote sistematicamente p iu elevate sia a
tre sia a cinque anni di distanza dal pri
mo contratto; per contro diminuisce la
pro b ab il ita di diventare inoccupato 0 di
continuare ad essere impiegato in lavori
temporanei.

II confronto tra i percorsi lavorativi di
chi si inserisce nel mondo del lavoro occu
pando un posto stabile e di chi invece
accetta un'occupazione temporanea
mostra chiaramente la su p e r io r ita delle
perfomance di chi parte nella condizione
piu garantita. Meno del 10% di coloro la
cui prima a tt iv it a era di tipo stabile si
trova in seguito a essere inoccupato 0 in
un'occupazione instabile, tanto a tre quan
to a cinque anni di distanza dall'ingresso
nel primo lavoro. Nel passare dall'interval
10 di riferimento triennale a quello quin
quennale si modifica la p robab il ita d i
rimanere all'interno dello stesso posto di
lavoro, che si abbassa di circa 10 punti
(dall'81% al 71%).

I percorsi lavorativi delle giovani donne
si mantengono lievemente meno favorevoli
rispetto a quelli dei loro coetanei di sesso
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maschile, soprattutto nell'orizzonte tem
porale quinquennale. In particolare, le
donne che fanno il loro ingresso nel mondo
del lavoro con un contratto temporaneo, a
cinque anni di distanza si trovano a esse
re p iu frequentemente inoccupate rispet
to agli uomini e meno frequentemente
inserite in occupazioni stabili (Tavola
5.10). Nell'orizzonte triennale, invece, la
maggiore i n s ta b i l ita si esprime con una
presenza proporzionalmente p iu ampia
in occupazioni a termine. Occorre osser
yare che, mentre per la componente fem
minile il passaggio dall'intervallo trien
nale a quello quinquennale mette in luce
una uniforme ricerca di maggiore stabi
Ii ta , che determina a sua volta una dimi
nuzione delle quote relative a ll e inoccupa
te e a ll e lavoratici temporanee, per gli
uomini il calo dell'inoccupazione si
accompagna all'aumento della presenza
in occupazioni temporanee. Come g ia
accennato in precedenza, e presumibile
che una quota di lavoratori caratterizza
ti da titoli di studio p iu elevati, con for
te richiesta su l mercato, scelga di orga
nizzare i propri percorsi lavorativi
attraverso una successione di contratti a
termine. II ruolo cruciale svolto dal titolo
di studio sulle prospettive occupazionali
dei giovani e confermato dai dati riguar
danti le posizioni nella professione, che
mostrano chiaramente come la progres
sione di carriera sia una prerogativa
quasi esclusiva dei titoli di studio p iu
elevati.

Le diverse prospettive dei due sessi si
riflettono soprattutto nella minore proba
b ilita delle donne di conservare il medesi
mo posto di lavoro nel caso di prime espe
rienze lavorative stabili; cia e particolar
mente evidente per l'area del lavoro auto
nomo.

SuI piano territoriale le differenze sono
ancora p iu marcate: la fascia di preca
rieta nelle regioni meridionali e notevol
mente p iu ampia rispetto all'area setten
trionale del paese, sia a tre che a cinque
anni di distanza dalla prima esperienza
lavorativa. Nel triennio, solo poco piu del
5% riesce a trasformare il proprio con-
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Tavola 5.10 - Tavola 5.10 - Persone Il cui primo impiego e stato a tempo determinato per condi
zione professionale a tre 0 cinque anni di distanza dal primo lavoro, sesso, riparti
zione geografica e titolo di studio. Ottobre 1999 (composizioni percentuali)

VARIABILI

SESSO
Maschi
Femmine

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Mezzogiorno

TITOLO DI STUDIO
Titolo universitario
Diploma
Licenza media

Totale

SESSO
Maschi
Femmine

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Mezzogiorno

TITOLO DI STUDIO
Titolo universitario
Diploma
Licenza media

Totale

CONDIZIONE PROFESSIONALE

Stesso Lavoro diverse Inoccupato
lavoro Autonomo Dipendente Dipendente

a tempo a tempo
indeterminato determinato

A TRE ANNI DAL PRIMO LAVORO

19,2 3,3 23,2 14,6 39,7
21,4 3,8 18,3 20,7 35,8

13,8 5,0 31,6 24,2 25,4
13,8 4,3 28,0 17,5 36.5
22,3 2,6 22,6 15,1 37,4
29,5 2,5 5,2 13,7 49,1

43,2 3,8 23,0 17,1 12,9
14,9 5,2 23,3 18,0 38,6
18,5 0.7 15,4 16,9 48,5

20,3 3,6 20,8 17,6 37,8

A CINQUE ANNI DAL PRIMO LAVORO

8,0 6,2 38,3 19,6 27.9
12,1 6,1 34,1 14,2 33,5

7,3 7,4 50,0 13,9 21.4
4,9 6,3 43,7 23,0 22,1
8,2 7,7 37.0 13,4 33.7

18,5 3,7 14,9 17,3 45,6

17,1 12,5 38,1 19,6 12,7
8.0 5.1 40.4 17,9 28,5

10,7 5,8 28.6 15,0 40.0

9,9 6,1 36,4 17,2 30,4

'Torale

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0
100,0

100.0
100,0
100,0
100.0

100,0
100,0
100.0

100,0

Fonte: Is t a t , Rilevazione trimestrale sulle forze eli la voro

tratto in un'occupazione stabile, mentre
nel quinquennio il tentativo si realizza in
meno di 15 casi su 100. Al contra rio , la
quota di chi mantiene do po tre anni un
contratto a termine nelle regioni rnerid.io
nali oltrepassa il 43% (contro il 31% del
Nord-est); in quasi la meta dei ca si , poi, il
lavoro non viene mantenuto e si verifica un
passaggio nell' area dell'inoccupazione. Le
due quote tendono a ridursi se l'arco tern
porale considerato e quello quinquennale;

rna i margini di progresso sono piuttosto
contenuti, specie nel Mezzogiorno.

L'analisi dei dati distinti per titolo di
studio segnala forti differenze nei percorsi
lavorativi tra chi e in possesso di un livello
di istruzione universitaria e chi ha conse
guito titoli di studio meno elevati. A tre
anni di distanza dalla prima esperienza
lavorativa la probabil ita di mantenere 10
stesso posta di lavoro e significativamente
superiore per i giovani laureati, con con-
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tratto sia a tempo indeterminato sia a
tempo determinato; parallelamente, la loro
probabilita di scivolare verso l'inoccupazio
ne e notevolmente inferiore a queUa dei gio
vani meno istruiti. Non sipresentano invece
differenze sostanziali in relazione alIa pro
babil ita di trovare un lavoro stabile, diffe
renze che emergono focalizzando l'attenzio
ne sull'orizzonte quinquennale. In quest'ulti
mo caso, infatti, le o pportu n ita di inserirsi
in un lavoro a carattere permanente (con
tratto a tempo indeterminato 0 lavoro
autonomo) per chi ha iniziato con un con
tratto a termine diminuiscono sensibilmen
te all'abbassarsi del livello d'istruzione: nel
caso dei laureati la quota oltrepassa il
50%, per i diplomati si riduce al 46% e
diventa pari al 34% per chi e in possesso del
la sola licenza media.

Una qualificazione necessaria alIa
descrizione d e i percorsi lavorativi dei gio
vani al fine di valutare le d.iffi co lt a di
inserimento in posizioni lavorative stabili
riguarda il grado di vo lo nta r ie ta della
permanenza all'interno dell'occupazione
precaria. Qualche elemento emerge dalle
risposte a due domande del questionario
della Rilevazione trimestrale sulle forze di

lavoro: la prima relativa al motivo per cui
l'occupazione e temporanea e la seconda
riguardante i motivi dell'eventuale ricerca
di un altro lavoro.

Pur tenendo conto dei limiti dovuti alIa
parziale sovrapposizione tra Ie diverse
m o d a l it a di risposta, una parte piuttosto
consistente degli attuali lavoratori a ter
mine che hanno fatto il loro ingresso nel
mondo del lavoro tre anni prima dichiara
di non aver potuto trovare un lavoro per
manente (poco meno del 30% de i casi).
Tale quota risulta sensibilmente pili eleva
ta nelle regioni del Mezzogiorno (42%)
rispetto all'area settentrionale (14% nel
Nord-ovest, 17% nel Nord-est) e per i gio
vani con livello di istruzione pili basso
05%). Non si riscontrano invece differenze
significative tra i due sessi. Il quadro deli
neato, peraltro, non si modifica se si con
centra l'analisi sugli esiti occupazionali a
cinque anni di distanza.

L'altro indica tore di insoddisfazione
della condizione lavorativa corrente
segnala, nel complesso, che pili del 35% di
coloro che a tre anni di distanza occupano
ancora posti di lavoro a temine sono alIa
rice rca di un altro impiego (Tavola 5.11),

Tavola 5.11 - Occupati che cercano un altro lavoro a distanza di tre 0 cinque anni dal primo Iavo
ro per carattere dell'occupazione attuale, sesso, ripartizione geografica e titolo di
studio. Ottobre 1999 (per 100 occupati con le stesse caratteristiche)

VARIABILJ

SESSO
Masehi
Femmine

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-ove sr
Nord-est
Centro
Mezzogiorno

TITOLO DI STUDIO
Titolo universitario
Diploma
Lieenza media

Totale

A TRE ANNI DAL PRIMO LAVORO A CINQUE ANNI DAL PRIMO LAVORO

Autonomo Dipcndcnre Dipendente Autonomo Dipendente Dipendente
a tempo a tempo a tempo a tempo

indeterminato determinate indeterminato determinate

7,4 6,0 29,8 4,1 6,7 30,6
15,5 11 ,0 39,6 7,9 9,8 46,8

9,8 10,1 31,2 5,1 9,1 37,4
8,3 9,8 22,5 6,4 9,8 28.1
6,9 6.2 41,0 5,5 6,9 47,6

13,3 6,4 42,4 4,8 5,6 41,5

16,4 9,7 36,0 8,6 12,6 22,9
9,0 8,9 33,2 2,5 8,7 37,5
6,5 6,3 37,8 7,3 5,1 45,6

10,1 8,2 35,1 5,3 8,0 37,9

Fonte: Istat , Ri le va z io n e t r irn e s tra le sulle farze d i l av o r o
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a fronte di una quota inferiore al 10% fra
i lavoratori stabili in cerca. L'area
dell'insoddisfazione aumenta nel Mezzo
giorno (42,4%) e fra le donne (39,6%).
L'incidenza di chi cerca un lavoro diverso
si accresce leggermente nell'orizzonte
quinquennale, allorche diventa ancor pili
indesiderata la situazione di p r e car i e ta
da parte delle donne e dei lavoratori meno
istruiti. La stab il ita del lavoro ra p p r e s e n
ta i l principale valore di riferimento
quando le o p p ortu ni ta di trovare un'altra
occupazione sono scarse. I lavoratori a
termine che hanno conseguito un titolo
universitario presentano livelli di inso dd.i
sfazione verso la propria situazione occu
pazionale sensibilmente pili bassi di quel
li dei lavoratori con titoli di studio infe
r i o ri , a riprova che la maggiore preca
r i e ta e compensata da altri aspetti, quali
le retribuzione e Ie p o ssib il ita d i carriera.

5.4 Pless'ibifita e mobflita nel mercato del
lavoro

L'analisi dei processi dinamici attr a
verso i quali si e determinata l'evoluzione
degli stock di occupati e disoccupati con
sente di mettere in luce Ie tendenze della
mo b il ita nel mercato del lavoro italiano
nel corso degli anni Novanta.

11 grado di m ob ilita dell'occupazione e
un indice della capacita del sistema e co
nomico d i aggiustarsi a ll e perturbazioni
che investono i mercati dei beni e dei fat
tori, avviando quei processi di r ial lo ca z io
ne del fattore lavoro necessari a ind ir iz
zarlo verso gli impieghi e le destinazioni
economiche pili produttive. Una maggiore
fle ssibil ita del lavoro consente a ll e impre
se di adattare con prontezza gli organici
agli shock esogeni, in modo da essere sern
pre dimensionate, in termini tanto quan
titativi che qualitativi, a ll e esigenze con
tingenti della produzione. D'altro canto, il
grado di m ob il ita dello stock di d isoccu
pati segnala la ca p a c ita del sistema di
ripartire l'onere della disoccupazione su
un numero maggiore d i individui per
periodi brevi di tempo, anz iche coricen
trarla su una fascia ristretta di persone

per lunghi intervalli. Un'elevata pro babi
Iita di uscita dalla disoccupazione con
sente di minimizzare il rischio che la
mancanza di un lavoro tenda a p erp e tu ar
si nel tempo, provocando neisoggetti col
piti effetti di scoraggiamento, perdita di
capitale umano ed esclusione sociale; da
un punto di vista macroeconomico,
d'altra parte, permette di evitare la for
mazione di un'ampia area di d iso ccu p a
zione strutturale con ripercussioni sui
meccanismi d i formazione d i prezzi e
salari, oltre che su l sistema di welfare.

11 processo di flessibilizzazione del mer
cato del lavoro italiano, consolidato
nell'ultirno decennio anche attraverso la dif
fusione dei rapporti di lavoro atip ico , non
appare ancora sufficientemente esteso da
indurre effetti rilevanti sulla m obi lita o ccu
pazionale complessiva. 11 tasso di turn-over
e solo lievemente aumentato, a sintesi di un
incremento della probabil ita di ingresso
nell'occupazione e di una contestuale ridu
zione della probabilita di uscita. Tali
segnali di progresso potrebbero pero essere
il risultato del passaggio a una fase ciclica
positiva, piuttosto che di un cambiamento
strutturale nei meccanismi di funz iona
mento del mercato del lavoro. Inoltre,
l'incremento del tasso di turn-over sembra
avere interessato in misura maggiore a leu
ni segmenti dell'occupazione, contribuendo
ad aumentare la segmentazione tra una
fascia di lavoratori "mobili" e una di Iavo
ratori "immobili".

Anche per quanto riguarda la d iso ccu
pazione si osserva solo qualche lieve segria
le di maggiore m ob ilita. A fronte di una
generalizzata riduzione del tasso
d'ingresso nella disoccupazione, il tasso di
uscita aumenta sensibilmente solo per i
disoccupati con precedenti esperienze
lavorative, mentre si riduce per le persone
in cerca di prima occupazione.

5.4.1 Ingressi e uscite dall'occupaxione

L'andamento prima decrescente e poi
crescente dell'occupazione complessiva nel
periodo compreso tra il 1993 e il 1999
(Figura 5.13) e stato determinato da
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Figura 5.13 - Occupati e flussi in ingresso e in uscita dall'occupazione. Anni 1993-99 (migliaia
di u n itd.)
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Fonte: Istat, RiIevazione trimestrale sulle forze di lavoro

• Occupati

Figura 5.14 - Indicatori di mobtltta dell'occupazione. Anni 1993-99 (ualo ri percentuali)
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Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
(a) Numero di persone entrate nell'occupazione per 100 o ccu pat i.
(b) Numero di persone uscite dall'occupazione per cento o ccu pati .
(c) Numero di persone entrate ne!l'occupazione e uscite dall'occupazione per 100 occupati.
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dinamiche opposte dei tassi di ingresso e
di uscita dall'occupazione (per la pro ce
dura utilizzata per la stirn a dei flussi si
veda il box Occupazione e disoccupazione:
stima dei fl u ssi) . II tasso di ingresso
nell'occupazione mostra una crescita
sostenuta fino al 1995, passando
da ll ' 11,2% alB, 4%, quando I' occu pazione
inverte la tendenza negativa (Figura
5.14); subisce una lieve flessione fino al
1997, anna in cui scende al 13%, in corri
spondenza di una fase di crescita mode r a
ta; torna a aumentare nel biennio su cces
sivo, portandosi al 13,9%, in una fase in
cui I'occupazione registra un ritmo di sv i
luppo pili sostenuto. II tasso di uscita, a
sua volta, raggiunge il suo punto di mas
simo nel 1995 (14,1%), per poi scendere
rapidamente al di sotto del tasso di
ingresso nel 1996 (12,8%) e mantenersi
sostanzialmente invariato fino al 1999
(12,7%). La dinamica del tasso di turn
over, sintetizzando quella dei due indica
tori, rappresenta la v ar i a b i l i t a della
m ob il ita complessiva dello stock degli
occupati: tra inizio e fine periodo si incre
menta di un punto percentuale (dal 25,6%
al 26,6%), mostrando un profilo ciclico
simile a quello del tasso di ingresso, sep
pure con fluttuazioni pili accentuate.

L'elevata m ob il ita registrata nel 1995 e
legata all' influenza di fattori sia congiun
turali sia strutturali. Il sistema p r o d u t
tivo aveva espulso nel corso degli anni pre
cedenti una larga parte dei lavoratori pili
anziani a bassa qualificazione, in co rr i
spondenza della fase recessiva del ciclo
economico: la copiosa fuoriuscita di
manodopera, pili accentuata per le perso
ne con al pili l'obbligo scolastico e per i
diplomati, aveva coinvolto tutti i settori
produttivi e tutto il territorio nazionale.
Tale processo e stato facili ta to da llintro
duzione nel nostro ordinamento di una
serie di norme volte a ridurre i vincoli
all'interruzione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato (quali la disciplina
dei licenziamenti collettivi, le liste di
m ob il ita e i prepensionamenti nei settori
in crisi strutturale) e dal ritiro volontario
dal mondo del lavoro di una fetta co n si-

stente di occupati con elevata anz ia n ita
di serv iz io , nel timore di riforme in senso
restrittivo della normativa vigente sui
pensionamenti. In corrispondenza della
ripresa d e l la tt iv it a produttiva il sistema
delle imprese si e trovato dunque di fronte
a ll a n e ce s s ita di ricostituire gli organici e
di rispondere all'evoluzione favorevole del
la domanda di beni e servizi, accelerando
il processo di immissione di nuova mario
dopera. La crescita straordinaria degli
ingressi nell'occupazione e andata nella
direzione di innalzare il livello di istru
zione e le competenze professionali, abbas
sare l 'e ta media e il costa del lavoro, so sti
tuire lavoratori "t i p i c i " con "ati p i c i ".

La crescita occupazionale fatta re g i
strare nel corso degli anni Novanta e in
gran parte attribuibile all'occupazione
atipica, a tempo determinato e a tempo
parziale. Se il lavoro atipico costituisce
ancora una quota limitata dello stock
complessivo di occupati a ll e dipendenze,
rappresenta tuttavia la componente pr i n
cipale dei flussi in entrata ne lloccu p az io
ne. Nel 1999 il 57,7% delle assunzioni in
posti di lavoro al le dipendenze (che costi
tuiscono oltre 1'85% degli ingressi totali)
sono state effettuate con contratti a t ip i
ci, il 52,9% con contratti a termine e il
19,5% con contratti part-time. Tra il 1993
e il 1999 la quota di ingressi in lavori ati
pici e aumentata di 10,5 punti percentua
Ii (Tavola 5.12). II dato forse pili signifi
cativo riguarda il tasso di turn-over dei
lavoratori temporanei, pari al 172,3%,
oltre 10 volte superiore a quello dei Iavo
ratori permanenti. Na turalmente un t a s
so cosi elevato risente anche della breve
durata dei rapporti di lavoro stagionali,
che costituiscono una quota consistente
dell'occupazione temporanea in agricoltu
ra, nel commercio e nel settore alberghiero
e dei pubblici esercizi.

La diffusione del lavoro atipico e, in
particolare, del lavoro a tempo determina
to ha avviato un processo di flessibilizza
zione del mercato del lavoro, non ancora
tale tuttavia da indurre effetti rilevanti
sulla m ob il ita occupazionale complessiva.
Il tasso di turn-over e eresciuto di appena
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Tavola 5.12 - Indicator! dl mobrllta defl'occupaztorre totale e deU'occupazione aUe dlpendenze per
sesso, classe deta, titolo di studio, ripartizione geografica, tipo di orario, caratte
re defl'occupazione e settort di attivita economica. Anno 1999 (valori percentuali)

VARlABILl
FWSSI

DI ENTRATA

1999 Variazione
1999/93

FLUSSI
])] USCITA

1999 Variazione
1999/93

TASSI
DI II\GRESSO (a)

1999 Variazione
1999/93

TASSI
])] J1SCITA (b)

1999 Variazione
1999/93

TASSI
DI TURN-OVER (0 )

1999 Variazione
1999/93

OCCUPAZJONE TOTALE
SESSO
Maschi
Ee rnm i n c
Totale

CLASSE DI ETA
15-24 anni
25-34 anni
35 anni e pili
Totale

TITOLO DI STUDIO
Titulo u n iv c rs ita ri o
Diploma
licenza m e d i a
Totale

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Me z z o g io rno
Totale

56,9
43.1

100,0

31
100,0

10.8
38,7
50.5

100,0

26,3
24.0
17

100,0

-2.6
2.6
0,0

-6,3
4.8
1.4
0,0

4,4
9,6

-14.1
0,0

1,6
0,0
2,5

-4.2
0,0

59,8
40,1

100,0

35,5
40,2
24,3

100,0

5,6
28,1
66,3

100,0

24,9
23,5
16,3
35,3

100,0

-3,0
2,9
0,0

-1,9
8,2

-6,4
0,0

1.2
7,9

-9,1
0,0

0,5
0,6
0,0

-I, 1
0,0

12,5
16,5
13,9

49,1
18,7

7.1
13,9

129
13,9
14.2
13,9

12.2
15,4
12,1
15,9
13,9

2,8

13,0
5,4
1,4
2,8

4,9
3,2
2.3
2,8

2,9
2.6
3,7
2,0
2,8

12,0
14,0
12,7

52,5
18,0

4,9
12,7

6,1
9,2

17,0
12,7

10,6
13,7
10,3
16,0
12,7

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

4.5
2,5

-2,0
-0,9

-0,4
0,6

-0,5
-0,9

-0,6
-0,9
-0,8
-1.2
-0,9

24,4
30,5
26,6

101
7

12,0
26,6

19,1
23,1
31,2
26,6

22,8
29,1
22,4
31,9
26,6

0,2
2,3
1,0

14,1
6,4

-0,9
1,0

3,5
2 7

"1,1
1,0

1,6
0,5
2,0
0,2
1,0

OCCUPAZIONE ALLE DIPENDENZE
SESSO
Maschi
Fe mm in e
Totale

CLASSE DI ETA
15-24 anni
25~34 anni
35 a n n i e p iu
Totale

RIPARTIZIOJ\iE GEOGRAFJCA
Nord-avest
Nord-est
Centro
Me z z.og io rn o
Totale

TIPO DI ORARJO
Full-time
Part-time
Totale

CARATTERE DELL'OCCUP AZION'E
Pc rm a n c n t i
Temporanei
Totale

AtiplcI

SETTORE DJ ATTIVITA ECONOMJCA
Agricoltura
Industria In sensa stretto
Costruzioni
Commercia
Al t r i s e rv i z i
Totale

56.1
43,9

100,0

31.0
37.7
31,3

100,0

25.4
24.1
17.4
33,1

100,0

80,5
19,5

100,0

47.1
52,9

100,0

57,7

10,5
22.5
10,6
19,9
36,5

100,0

-1,6
1.6
0,0

-7,0
5,5
1,3
0,0

1,7
-0,2
2

0,0

0,0

-9,7
9,5
0,0

10,5

-5,0
1.4

-3,8
1.0
6.3
0,0

58.6
41.4

100,0

36,4
39,6
24,0

100,0

24,7
24,3
16,8
34,2

100,0

83,6
](),4

100,0

1
100,0

54,0

12,5
25,8
111

1
34,5

100,0

-3,1
3,0
0,0

-2,6
8.0

-5,5
0,0

2.0
0,8
0,4

-3,3
0,0

4,
0,0

13.
0,0

13,9

-2.
-05
3.3
0,0

15.4
18,5
16,6

51.5
20,9
8,7

16,6

1
14,4
19,7
16,6

14,6
39,4
16,6

8,6
91.9
16,6

65,2

57.7
12.9
27,5
25,8
12,5
16,6

3,5

1
3,5

3.5
3,2
4.9
2.5
3,5

2.9
-0.1
3,5

0,7
-0,9
3,5

-0,7

3,5

14.3
15.5
14,8

53,7
19.4

5,9
14,8

11,9
16,8
12,4
18,0
14,8

13,5
29,5
14,8

7,8
80.4
14,8

54,2

61.2
13,2
25,6
18,5
10,5
14,8

-1.3
-1,0
-1,2

2,9
2,7

-2,3
-1,2

0.2
-1.3
-0.6
-3,0
-1,2

-1,4
-4,4
-1,2

-2.8
-9,7
-1,2

-6,7

-5,4
1

-0,1
-1,2

29,7
34,1
31,4

105,2
40,3
14,6
31,4

25,8
35,5
26,8
37,7
31,4

28.0
68,9
31,4

16,4
172,3
31,4

119,4

118.9
1

22,9
31,4

0,7
2.0
1,3

12,7
7.4

-1,0
1,3

3,0
0,4
3,1

-1,3
1,3

0,7
-6,3
1,3

-2,2
-15,8

1,3

-11,1

-6.0
3,1

-0.2
-0,2
3,0
1,3

Fo nte. Ist a t. Ri lcva z i o nc trimc s tra le sulle forze di lavo ro
(a) Numero di persone entrate nell'occupazione per 100 occupati.
(b) Numero di persone us cite dall'occupazione per 100 occupati.
(c) Nu m e ro d i persone entrate ne lloccu paz io ne e uscire dall'occupazione per 100 occupatio
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un punto percentuale per l'occupazione
totale e di 1,3 punti percentuali per I'occu
pazione alle dipendenze. Un effetto pili
marcato si e avuto sui tasso di ingresso,
che presenta un profilo decisamente cre
scente negli anni in esame (+2,8 punti per
centuali per l'occupazione totale; +3,5 pun
ti percentuali per l'occupazione alle dipen
denze), mentre il tasso di uscita registra
una lieve diminuzione. Tale riduzione e
attribuibile in parte al prolungamento del
la durata d e i contratti a termine e al rin
novo di quelli in scadenza, tipico di una
fase ciclica espansiva: il tasso d i turn-over
dell'occupazione temporanea, infatti, e
cresciuto fino al 1996, ben dopa l'inversione
ciclica dell'occupazione, registrando un
drastic a ridimensionamento nel triennia
success iva (-39 punti percentuali tra i1
1996 e il 1999), in corrispondenza del con
solidamento della crescita dell'occupazio
ne. Sulla riduzione del tasso di uscita ha
influito, peraltro, la diffusione di nuove
forme di lavoro atipico, caratterizzate da
durate contrattuali maggiori.

I limitati effetti del processo di flessi
bilizzazione su l tasso d i turn-over totale
sana a ttr ibu ib il i in primo luogo a lla g ia
ricordata bassa incidenza del lavoro ati
pica sull'occupazione dipendente e in
secondo luogo al fatto che tale processo ha
coinvolto in misura rilevante solo alcuni
segmenti dell'occupazione. Nel periodo in
esame si sana accentuati i divari di m o b i
lita tra donne e uomini e , in modo pili
marcato, tra giovani e adulti, mentre si e
registrata una convergenza tendenziale
can riferimento al tit ala d i studio, alla
ripartizione geografica e al settore di
a tt iv it a economica.

Livelli di m o b il i ta pili elevati rispetto a
sei anni prima, si sana registrati solo
nell'industria in sensa stretto e nei serv iz i
diversi dal commercia (compresa la pub
blica amministrazione), a seguito di una
minore diminuzione dei tassi di uscita
dall'occupazione alle dipendenze. Tali set
tori restano caratterizzati comunque da
t a s s i di turn-over malta bassi rispetto al
resto del sistema economico: in particola
re, essi risultano di circa due volte infe-

riori a quelli delle costruzioni e del com
mercia e di quasi cinque volte inferiori a
quelli dell'agricoltura, che risente p ero
della forte incidenza delle a tt iv it a stagio
nali.

Le donne hanna maggiori pro babil ita di
trovare lavoro degli uomini, rna 10 perdo
no pili facilmente. I differenziali nel tasso
di turn-over si sana ulteriormente allarga
ti negli anni dal 1993 a l 1999, a seguito di
un maggiore incremento nel tasso d i
ingresso per la componente femminile e di
un contemporaneo minore calo del tasso d i
uscita dall'occupazione.

Il risultato pili significativo e comun
que la marcata flessione del tasso di turn
overdopo la prima classe de ta: i l tasso di
ricambio infatti, che nel caso d e i giovani
can meno di 24 anni e superiore al 101%,
scende al 36,7% per i lavoratori 25-34enni
e si attesta a l 12% per quelli di eta su p e
riore a i 35 an n i. L'immagine del mercato
del lavoro che si trae da questi risultati e
d i una netta segmentazione, can una
minoranza di giovani lavoratori malta
mobili e una maggioranza di adulti che
tende ad avere rapporti di la voro di lunga
e lunghissima durata.

Tale segmentazione, inoltre, si e
approfondita negli ultimi anni, anche a
causa della maggiore diffusione di lavori
temporanei tra Ie fasce d i popolazione
giovanile. La maggiore instab i l ita o ccu p a
zionale si e tradotta in un incremento del
tasso di uscita per i 15-24enni (+4,5 punti
percentuali) e per i 25-34enni (+2,5 punti
p e rce ntu al i), in un quadro di riduzione
complessiva della pro b ab il ita di interru
zione del rapporto di lavoro.

Le differenze nei ta ssi di turn-over per
ti to lo di studio riflettono gli ampi divari
nei tassi di u scita dall'occupazione,
segnalando la maggiore sta b il it a dei ra p
porti di lavoro per le persone can titolo di
studio pili elevato. Malta pili equilibrata
appare la distribuzione dei tassi di
ingresso, anche in virtu dell'evoluzione
degli ultimi anni, in cui s i e assistito a
una crescita maggiore delle prob ab il ita d i
trovare lavoro da parte delle persone pili
i s t r u i t e .
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Occupazione e disoccupazione: stima dei flussi
La fonte statistica uti

lizzata e c ostitu i t a d a i
dati della rilevazione tri
mestrale sulle forze di lavo
ro (Rtfl) cb e, nella nuova
ediz io ne avviata dall'otto
bre 1992, contiene una serie
di quesiti d i natura retro
spettiva d a cui e possibile
ricavare la d u rata di per
manenza in ciascuna condi
zione professionale per tut
ti gli individui appartenen
ti alle forze di lavoro. I que
siti a cui si fa riferimento
riguardano la data d i ini
z io dell 'attuale attiuita
lavorativa, la data di con
clusione deltu ltima occupa
zione e la du rata della
rice rca di lavoro.

I dati sui flussi in entra
ta nell'occupazione e nella
disoccupazione sono stat i
ottenuti come proxy utiliz
z an do tali du rate. COSt', gli
ingressi nell'occupazione so
no stati calcolati sulla base
del numero di occupati che
al momenta della rileua z io
ne dicb iarano di aver ini
ziato a lauo rare nelt'ulti
mo trimestre; a n alogamen
te, gli ingressi nella disoccu
p a z io ne equivalgono ai
d iso c c up at i alla ricerca
attiua di un 'occupa zio ne d a
un p erio do pari 0 inferiore

ai tre mesi. Per le persone in
cerca di occupazione con
precedenti esperienz e lavo
rative si e co ns iderata la
minore tra la d urata della
ri ce rc a e it tempo trascorso
dalla conclusione dellu.lti
mo lavoro.

L 'am mo n tare an.n u o dei
flussi in e n.t rata e stato cal
colato qu in di come so m m a
degli ingressi trimestrali
rilevati nelle qu att ro occa
sioni di in dagine del ciclo
anriu.ale, al fine di minimiz
z a re l a sottostima dei flus
si derivante d alla m a.n cata
osserua z io ne dei p eriodi di
occupazione e d iso ccupa
zione di brevissima d u rata .

I flussi in usc ita, non
essen do desumihili in modo
diretto d a i nfo rm a z io n i
contenute nella Rtfl, so no
s tat i o tte n u t i sottraendo
agli ingressi la variazione
intervenuta negli stock
nelltu.n itd di tempo co nside
rata. In alt ri termini, 10
stock di cias c u n aggregato
al tempo t PUG essere calco
lato so mrnan do, al suo valo
re al tempo t-1, la somma
algeb rica di ingressi e usci
te che b an.no luogo
netl 'u n ita di tempo: Stock, =

Stockt _1 + Ingressi, - Us c ite.,

Da cui: Us c ite, = Ing ressi. 
(St o ce, - Stockt _1) ·

Op era n do in questo modo
e stato possibile otten e re i
dati sui flussi in entrata e i
relativi tassi di ingresso in
ciascuna co n d iz io ne per
L'i ntero periodo 1993-1999,
mentre i flussi in uscita e i
relativi tass i eli uscita sono
d i sp o n ih il i solo a partire
dal 1994. In questa sede, al
fine d i massimizzare la
lunghezza delle serie tem
porali a di sp os iz io ne, nel
calcolo dei t assi e stato
utilizzato come den o rni n a
tore 10 stock relativo alla
condizione al tempo t, a n z i
c h e la semisomma degli
stock relat iui ai due estre
mi dell'intervallo temp o ra
le co nsiderato, con conse
guenti d ist o rs io n i d i lieve
entita nel caso di ua ria z io
n i degli stock contenute
ri sp et t o al loro a m rno n t a re
c o mpless iuo .

Al fine di fornire una
misura globale della mobi
Lita si e calcolato anche il
t ass o d i turn-over, definito
come il rappo rto tra i movi
rneriti totali nell 'u nita di
tempo (pari alla somma di
ingressi e u.sc ite) ed il corri
spondente stock.

SuI piano territoriale, le regioni che
denotano l'incremento maggiore del tas
so di turn-over rispetto al 1993 sono
quelle centrali (+2,0 punti percentuali) e
quelle nord-occidentali (+ 1,6 punti per
centuali) a causa sia di una maggiore
crescita del tasso d'ingresso nell'occupa
z i on e , sia di una minore riduzione del
tasso di uscita. II Mezzogiorno e il Nord
est restano, tuttavia, l e ripartizioni
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caratterizzate dai livelli di rn o b i l i t a
pili elevati. Le differenze osservate tra
le diverse aree geografiche sono in stret
ta relazione con il modello di sviluppo e
di specializzazione settoriale: nel Nord
est l'elevata m o b i l it a trova spiegazione
nella d i n a m i c i t a del modello basato sul
le piccole e medie imprese, mentre nelle
regioni meridionali essa evidenzia la
diffusione di situazioni lavorative pre-
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carie, legate all'alta incidenza del setto
re agricolo e delle costruzioni e a ll a dif
fusione del lavoro sommerso.

5.4.2 Ingressi e uscite dalla disoccupaxione

Lo stock di disoccupati e cresciuto inin
terrottamente dal 1993 al 1998, prima a
ritmi molto sostenuti e dal 1995 a ritmi
pili lenti, passando da 2 milioni 299 mila
a 2 milioni 745 mila u n i ta ; nell'ultimo
anna tale aggregato h a registrato
un'inversione di tendenza, riducendosi a 2
milioni 699 mila u n i ta (Figura 5.15). La
dinamica complessiva e legata principal
mente all'evoluzione dello stock degli ex
inattivi senza precedenti esperienze lavo
rative, in crescita fino al 1998 e in lieve
calo nel 1999. L'andamento temp orale dei
disoccupati con precedenti esperienze
lavorative, invece, presenta un incremento
marcato nel 1994 (+158 mila u n ita) , in

connessione con la pesante recessione che
ha colpito il sistema economico e la con
seguente forte contrazione dell'occupazio
ne, e un profilo irregolare negli anni suc
cessivi con variazioni molto contenute
(+33 mila u n it a tra il 1994 e il 1999).

II tasso di ingresso nella disoccupazione
si riduce sensibilmente tra il 1993 e i1 1997
(dal 69,4% al 55,8%) per rimanere pressoche
costante negli anni successivi (56,6% nel
1999). II tasso di uscita dopo un incremento
isolato nel 1996, presenta una crescita
significativa soltanto nell'ultimo anno,
quando sale dal 54,3% al 59,4%. A sintesi
degli andamenti delle due componenti della
m ob il ita , il tasso di turn-over interrompe
la propria discesa nel 1996, la prosegue per
un anna e dopo un anna di stabilita ritorna
ad essere caratterizzato da un profilo
ascendente nel 1999 (Figura 5.16).

II risultato complessivo sottintende un
aumento del turn-over per chi ha g ia

Figura 5.15 - Disoccupati e flussi in ingresso e in uscita dalla disoccupazione. Anni 1993-99
(migliaia di u n ita )
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Fonte: l s t a t , Rilevazione trimestraIe sulle forze eli lavoro
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Figura 5.16 - Indicatori di mobflfta della disoccupazione. Anni 1993-99 (valori percentuali)

Tasso di ingresso

Tasso di uscita

Tasso di turn-over
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Fonte: Isr a t, Rilevazione trimestrale su lle forze di lavoro
(a) Numero d i persone entrate nella disoccupazione per 100 occupatio
(b) Numero di persone uscite dalla disoccupazione per 100 occupatio
(c) Numero d i persone entrate nella disoccupazione e uscite dalla disoccupazione per 100 occupati.

maturato precedenti esperienze lavorative
e una riduzione per chi non ha mai lavo
rato. In particolare, a fronte di una gene
ralizzata riduzione del tasso d'ingresso
nella disoccupazione, il tasso di uscita
aumenta sensibilmente solo per gli ex
occupatio

La riduzione degli ingressi nella disoc
cupazione ed il contemporaneo incremento
delle uscite costituiscono un segnale del
miglioramento nelle condizioni del merca
to del lavoro, legato principalmente a fat
tori congiunturali. Tale miglioramento,
inoltre, ha coinvolto maggiormente gli ex
occupati, i residenti nel regioni settentrio
nali, gli uomini, i giovani al di satta dei
35 anni e le persone can titolo di studio
media-alto.

L'esperienza professionale acquisita
costituisce uno dei fattori determinanti
nell'aumentare la p ro b ab il ita di lasciare
la disoccupazione: il tasso di uscita degli
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ex-occupati, infatti, supera di tre volte
quello degli individui che sana all a ricerca
della prima occupazione. Nel periodo in
esame, inoltre, il tasso di uscita d e i primi
ha registrato un incremento di oltre 9
punti percentuali, a fronte di una crescita
malta contenuta per i secondi (+0,7 punti
percentuali).

Gli uomini, caratterizzati da una mobi
lita complessiva superiore a quella delle
donne, evidenziano un miglioramento rela
tivo della propria situazione, essendo
interessati da una maggiore r iduz io ne del
tasso di ingresso e da un maggior incre
mento del tasso di uscita (Tavola 5.13).

II Nord-est si conferma l'area territoria
le pili dinamica, presentando un tasso di
turn-over della disoccupazione di due vol
te e mezzo superiore rispetto a lla media
nazionale. Diversamente dalle altre r ip ar
tiz ion i, in quest' area cresce non solo il tas
so di uscita dalla disoccupazione, ma
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Tavola 5.13 - Indicatori di mobtlita della disoccupazione per condizione di provenienza, sesso, classe
di eta, titolo di studio e ripartizione geografica. Anno 1999 (valori percentuali)

FLUSSI FLUSSI TASSI TASSI TASSI
VARIABILI DI ENT~UA DI USCITA DI INGRESSO (a) DI USCITA (b) DI TURK-OVER (c )

1999 Variazione 1999 Variazione 1999 Variazione 1999 Variazionc 1999 Variazione

1999/93 1999/93 1999/93 1999/93 1999"93

DISOCCUPATI NEL COMPLESSO
SESSO
Maschi 49,3 -1,2 50,0 -0,2 5S.S -14,S 62.6 6,0 121.4 -3,1
Femmine 50,7 1,2 50,0 0.2 54,6 -11,0 56,5 2,0 111.1 -3,3
Totale 100,0 0,0 100,0 0,0 56,6 -12,8 59,4 3,9 116,0 -3,4

CLASSE DI ETA
15-24 anni 34.S -9.3 37,5 -S,5 60,2 -S,7 68,1 5.S 12S,3 3.0
25-34 anni 35,7 5,7 34,S 5,9 54,1 -9,S 55,3 S.4 109,4 2.S
35 a nn i e pili 29,5 3.6 27,7 2.7 55,S -22.5 54,9 -1.2 110,7 -16.4
Totale 100,0 0,0 100,0 0,0 56,6 -12,8 59,4 3,9 116,0 -3,4

TITOLO DI STUDIO
Titolo universitario S.4 2,S 7,9 3.0 6s.9 -16,3 6S," 14,5 137,4 10,7
Diploma 37,6 5,3 35,6 3,5 54,6 -10.6 54,2 2,9 lOS,S -3,2
Licenza media 54,1 -s.i 56,5 -6.4 56.5 -14.1 62,0 3.9 l1S,5 -4,5
Totale 100,0 0,0 100,0 0,0 56,6 -12;8 59,4 3,9 116,0 -3,4

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-aves! 19,3 -4,1 21,4 2,5 73,6 -14.2 S5,6 30,1 159,2 3S,0
Nord-cst 18,4 -1.3 lS,9 -2,3 129,3 7.2 13S,9 32,2 26s.2 4S.4
Centro 15,3 -0,1 15,1 -1,0 54,7 -9,4 56,9 3,3 111,6 -4,4
Mezzogiorno 47.0 5,5 44,7 O,S 43,5 -10,3 43.3 -2.3 86,S -12.4
Totale 100,0 0,0 100,0 0,0 56,6 -12,8 59,4 3,9 116,0 -3,4

DISOCCUPATI CON PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE
SESSO
Maschi 50.7 -1.5 51,0 -0,5 S9,0 -IS, 1 91,0 12.0 lS0,0 5. -
Fernmine 49,3 1.5 49.0 0,5 89,1 -12,5 S9,9 6.1 179,0 2,5
Totale 100,0 0,0 100,0 0,0 89,1 -15,4 90,4 9,2 179,5 4,2

CLASSE DI ETA
15-24 a n n i 23,7 -7.2 24,5 -7.4 137,0 4.4 143,S 27.5 2S0,S 43.2
25-34 anni 38.7 4.2 3S,6 4,4 95.S -4,5 97,2 21.S 193,0 27.0
35 a n n i e pill 37.7 2,9 36,9 3.0 6s.9 -22,0 6S,6 1.3 137,5 -12.3
Totale 100,0 0,0 100,0 0,0 89,1 -15,4 90,4 9,2 179,5 4,2

TITOLO DI STUDIO
Titolo universitario 5.7 2.1 5,7 2.3 115 .. 9 -10,5 116,7 33,S 232,6 44.S
Diploma 34,2 7.6 32,3 5,6 99,0 -11.8 95,2 12.1 194,1 11.4
Licenza media 60,1 -9.7 62,0 -7.9 S2.5 -lS:S S6.4 6.0 169.0 -3.0
Totale 100,0 0,0 100,0 0,0 89,1 -15,4 90,4 9,2 179,5 4,2

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-avest 19.2 -3,S 20,7 2.0 8';'1 -lS,3 92,1 25,2 176.2 32,1
Nord-est 19.3 -1,9 20,5 -1,9 136,2 2.1 147,5 35,4 283.7 47.S
Centro 14,9 0.5 14,0 -0,2 74,7 -11.0 71.5 5.9 146.2 l.S
Me z z o g iorno 46.7 5.3 44.7 0.1 S4.2 -17.4 S2.0 -1,4 166.2 -15.3
Totale 100,0 0,0 100,0 0,0 89,1 -15,4 90,4 9,2 179,5 4,2

PERSONE IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE
SESSO
Maschi 45.3 -1,3 47.2 0.5 2S,1 -12.6 33,7 1.9 61,8 -7.4
Pe mrn i n e 54,7 1,3 52.S -0,5 27.2 -10,6 30,2 -0.2 57.4 -5.S
Totale 100,0 0,0 100,0 0,0 27,6 -11,5 31,7 0,7 59,3 -6,6

CLASSE DI ETA
15-24 anni 66,7 -7.S 70.6 -10.6 3S,3 -8.9 ',6,6 3,7 S4.9 0.0
25-34 a n n i 27.3 7,4 25.3 9.2 19,5 -6,5 20,7 5.1 40,3 -1.1
35 ann i e pili 6,0 0.4 4.1 1,4 12.5 -13,4 9,8 1.0 22,4 -S.7
Totale 100,0 0,0 100,0 0,0 27,6 -11,5 31,7 0,7 59,3 -6,6

TITOLO DI STUDIO
Titolo universitario 15,9 6,0 13,6 4.8 4S.6 -18,4 47.6 7.2 96,2 -1,9
Diploma 47,4 2,0 43,S .r,s 2S,3 -13.6 30,0 -2,9 58,3 -12.7
Licenza media 36,7 -7,8 42,6 -3,0 22,S -10,9 30.3 2.2 53,1 -4.3
Totale 100,0 0,0 100,0 0,0 27,6 -11,5 31,7 0,7 59,3 -6,6

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-ovest 19,5 -4,7 23,0 3,9 54,6 -12,4 73,7 34,5 128.3 39.S
Nord-est 15.9 -0,5 14,5 -3,3 109.S 13.7 115.0 22.1 224,S !16.9
Centro 16.4 -1,1 lS.0 -2.9 32,3 -11.1 40,6 -0.4 72,9 -13.2
Mezzogiorno 4S,2 6,4 44,5 2,5 18,6 -7.3 19,7 -1.1 3S,3 -6,S
Totale 100,0 0,0 100,0 0,0 27,6 -11,5 31,7 0,7 59,3 -6,6

Fonte..Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze d i la vo ro
(a) Numero di persone e ntra te nell'occupazione per 100 occupati.
(b) Numero di perso ne uscite dall'occupazione per 100 occupatio
(c) Numcro di persone entrate nell'occupazionc c uscite dall'occupazione per 100 occupati.
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anche guello in entrata, sintomo di un pro
cesso di flessibilizzazione del mercato del
lavoro ormai consolidato e di un'abbon
danza di o p po rtu n ita lavorative che
aumenta la propensione a ll a m o b il ita
volontaria. II Nord-ovest si distingue come
la ripartizione in cui e cresciuta in rn isu
ra maggiore la pro b ab i l ita di uscita dalla
ricerca del primo impiego (+34,5 punti
percentuali), anche se il Nord-est continua
a presentare il valore pili elevato (115%
contro il 73,7%). I dati suggeriscono un
ulteriore acuirsi delle diffico lta a trovare
lavoro nel Mezzogiorno, dove la probabi
lita di uscita dalla disoccupazione si
riduce, nel periodo in osservazione, non
solo per chi e in cerca di prima occupazio
ne, rna anche per chi ha g ia maturato pre
cedenti esperienze lavorative.

11 tasso di tu rn-ouer e molto elevato per
tutte le classi di eta, anche se deere see
rapidamente con essa. I giovani al di sot
to dei 35 anni contribuiscono per circa il
70% al turn-over complessivo. La r i d u z i o
ne del tasso d'ingresso nella disoccupa
zione e stata molto elevata per le classi
adulte, a seguito del forte ridimensiona
mento dei processi di espulsione di mario
dopera dal sistema produttivo in connes
sione con la situazione congiunturale pili
favorevole. I giovani presentano, al con
trario, una riduzione pili contenuta della
pr o b ab il ita di diventare disoccupati, sia
per il maggiore coinvolgimento in lavori
atipici a carattere temporaneo, che com
portano un maggior rischio di transizio
ne nella disoccu pazione, sia per una mag
giore propensione ad abbandonare il lavo
ro per potersi dedicare pienamente a lla
ricerca di un'occupazione pili soddisfa
cente dal punto di vista professionale 0

retributivo.
I differenziali per titolo di studio non

sono molto ampi, rna appaiono in rapida
crescita soprattutto con riferimento al
tasso di uscita: tra il 1994 e il 1999 la pro
bab il ita di lasciare la disoccupazione e
aumentata di 14,5 punti percentuali per
chi ha un livello di istruzione universita
rio (e di 33,8 punti percentuali per i lau
reati con precedenti esperienze lavorati-

278

ve), laddove per i diplomati essa e ere
sciuta soltanto di 2,9 punti percentuali.
Va sottolineato, comungue, che i disoccu
p a ti con titolo di studio superiore sono
caratterizzati da tassi di ingresso s e n s i
bilmente pili elevati della media. E fuori
di dubbio che il mercato del lavoro doman
di competenze pili elevate rispetto al pas
sato e un maggiore livello di specializza
zione: cia si traduce tanto in pro b ab il ita
di lasciare la disoccupazione significati
vamente pili elevate, che in tassi di ingres
so superiori a causa di una maggiore
m o b i l it a volontaria.

5.5 Trasformazioni dei mercati delle pro
fessioni

L'analisi del mercato delle professioni
risulta di particolare interesse p erch e
consente di mettere in luce alcuni aspetti
della transizione al post-fordismo e a ll a
"nuova economia". Nei sistemi produttivi
fondati sulle nuove tecnologie, sulla capa
cita di innovazione delle organizzazioni e
sull'internazionalizzazione dei mercati
dei prodotti e dei fattori si osserva un
aumento relativo della domanda di la vo
ratori ad alta gualifica rispetto a guelli
con gualifiche pili basse. II ricorso da par
te delle organizzazioni produttive a lavo
ratori sempre pili gualificati consente di
adottare e gestire le nuove tecnologie,
accrescendo al contempo la capacita di
produrre innovazione. L'innovazione tecno
logica diventa sempre pili un fattore com
petitivo fondamentale nella nuova econo
mia per Ie organizzazioni di tutte le
dimensioni e di tutti i settori produttivi.
Inoltre, grazie anche al basso costo delle
nuove tecnologie, il cambiamento sta fa ci
litando la nascita di u n i t a produttive di
piccole dimensioni, fortemente informa
ti z.zat e e con capitale umano a elevata
gualificazione, che forniscono in prevalen
za servizi a ll e imprese e alle famiglie.
D'altro canto, la globalizzazione dei mer
cati sta modificando Ie configurazioni del
commercia internazionale, spostando le
produzioni ad alta i nte n s it a di personale
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non qualificato verso i paesi meno svilup
pati e lasciando alle economie avanzate la
produzione di beni e servizi a pili alto con
tenuto tecnologico che ric hiedono profes
s ional ita elevate. A quest'ultimo fenomeno
si accompagna una crescente presenza nei
paesi pili avanzati di lavoratori stranieri
inseriti nelle professioni a bassa qualifi
ca. Anche a livello dei sistemi nazionali,
quindi, tendo no a riprodursi le caratteri
stiche evolutive della divisione internazio
nale del lavoro.

Accanto a queste tendenze generali, i
mercati delle professioni in Italia speri
mentano trasformazioni peculiari, legate
a ristrutturazioni settoriali specifiche e
a shock esogeni che colpiscono i mercati
dei beni e servizi e le istituzioni che ne
regolamentano il funzionamento.

L'insieme di questi fenomeni ha impli
cazioni sulla composizione della domanda
di lavoro per professioni. I riflessi di tali
cambiamenti sulla disoccupazione dipen
dono anche dalla capacita di reazione
dell'offerta, in un contesto in cui i mecca
nismi di aggiustamento di tipo salariale,
di m o b i l i ta territoriale e di riqualifica
zione professionale non funzionano ade
guatamente.

5.5.1 Cambiamenti nella struttura del
I'occupazione

La leggera variazione positiva
dell'occupazione registrata tra il 1993 e il
1999 nasconde grandi cambiamenti che
riguardano le p rofe ss io n i '. In particolare,
e cresciuto il lavoro non manu ale ad alta
e a bassa qualifica. Nel primo caso si
tratta delle categorie dei legislatori, diri
genti e imprenditori, delle professioni ad
elevata specializzazione e delle professio
ni intermedie; nel secondo caso, delle pro
fessioni esecutive di amministrazione e
gestione, di quelle relative alle vendite e ai
servizi per le famiglie (Tavola 5.14), Tra

le professioni manuali, hanno registrato
un incremento soltanto i conduttori di
impianti e operatori di macchinari, men
tre e diminuito il grande gruppo di pro
fessioni manuali a bassa qualifica (per
sonale non qualificato) e ad alta qualifi
ca (artigiani, operai specializzati, agri
co lt o r i ).

I flussi lordi in entrata e in uscita dai
gruppi professionali, maggiormente lega
ti a fenomeni di ricambio generazionale 0

ai processi di femminilizzazione piutto
sto che a fenomeni di m ob il ita interpro
fessionale, sono stati notevoli. I1 sistema
economico, per generare una variazione
occupazionale di 208 mila u n ita , ha crea
to occupazione per oltre 1 milione 272
mila u n ita (di cui pili del 720/0 nelle pro
fessioni non manuali ad alta qualifica e
quasi il 190/0 in quelle non manuali a bassa
qualifica) e distrutto occupazione per
oltre 1 milione 64 mila unita nelle profes
sioni manuali. All'interno di ciascun gran
de gruppo professionale, inoltre, si sono
determinate variazioni molto differenzia
te per le varie categorie di professioni.

La crescita della classe dirigenziale e
essenzialmente dovuta agli imprenditori
e ai dirigenti di imprese private, dato
che la dirigenza pubblica segna solo un
leggerissimo incremento. Tra le professio
ni a elevata specializzazione, mentre
l'insieme dei docenti rafforza lievemente
la sua presenza, i medici e soprattutto
gli ingegneri, gli architetti, gli esperti in
scienze naturali e della vita registrano
dinamiche pili sostenute. Crescono, inol
tre, i gruppi delle professioni intermedie
tecniche (in particolare la categoria del
le professioni amministrative e finanzia
rie) e dei tecnici in scienze fisiche, natu
rali e ingegneristiche; variazioni imputa
bili, nel primo caso, all'incremento delle
professioni a contatto con i mercati
finanziari e dei capitali (agenti di borsa,
assicurativi, tecnici bancar i): nel secon
do, allo sviluppo delle professioni che

5 La fonte utilizzata non rileva Ie forze di lavoro non residenti. In presenza di un'ampia fascia di lavorato
ri stranieri non regolari, Ie variazioni per Ie singole professioni possono quindi risultare distorte.
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t'0 Tavola 5.14 - Occupati dlpendentl e indipendenti per professlone. Anni 1993 e 1999 (co m.posiz io n i e variazioni percentuali ) H

00 CfJ
~

0 ~

D1PENDENT1 1NDJI'ENDENTJ TOTALE ~

PHOFESSIONI como 199) 1999 VaLI):;1 1993 1999 Var.IJIb 1993 1999 Var.(YlI

~[999/93 1999/93 1999/9.\
"U
"v
0

Legislatori, dirigenti e imprenditori 1 1,9 1,9 5,0 5,0 6,8 34,0 2,8 3,3 20,1 ""'-1
Pa rl a m c n t a ri e diri gent i d cl l a p ub b l i ca a m m i n ist ra z io n c 11 0,7 0,7 -0,9 0.1 0,1 35,4 0,5 0,5 O,H 0
lmp ren d it o r i c diri g c-n t i dIru p r c s a 12 1,1 1 ') H.7 5,0 6,6 33,9 2,2 2,H 24.7 :J;>-
Professioni di elcvata spcciaHzzazione 2 6,5 7,2 12,0 6,4 9,5 47,7 6,5 7,9 22,1 Z
Profcs s i on i eli clcv a ra s p cci a l iz z az io n c (esclusi me dici ~?;

e docc nt i ) 21, 22, 23, 25 1,H 2.3 2H,5 4,7 7,5 59,2 2,6 /[4,2 C
~:L;.~

Medici 24 1,0 1.1 16,8 1,7 1,9 12, I 1,2 1,3 14,9 r-'

Docent! e as s im ila t i 26 3.8 3,8 2,H 0,1 0.2 106,6 2.7 2,R 3,H rrJ
Profcsstont intermedie ( t c cn i c i ) 3 20,4 22,2 10,2 10,0 13,6 35,2 17,4 19,7 14,3 f~

Tcc-nici in scienz« Iis ich e. n at ura l i. dcll'ingcgneria,
p a ram c d i c i , ag ro n o m i 31, 32 6,4 1 12,4 2.9 3,7 29,1 5. f i 6,2 14,9 <o

Pro tesx i o n i i nt c rrn c di c a urrn i n i s t ra t i v e , fin a n z i a r-ic ,

.t s sicurativ e , com m crcia l i 3) 9,0 10,0 12, I 6,6 9,0 37,3 8,3 9,7 17,8
Profc ssion i int c rmedic del servizi p crs o n al i ~) 4 5,0 5,1 4,0 0.6 O,R /(1,2 3,7 3,9 5,6
Professioni esecurlve relative alf'umnrintstruztone

e gestione 4 14,9 15,7 6,4 1,4 1,4 -0,9 11,1 11,6 6,1
Professioni esccutive eli ufficio 41 12,5 15 ,2 6,8 1,3 1,2 -1 7 9,3 9,8 6
Profcssioni csccutivc eli co n t at t o d irc tt o con

1'1 clientela 42 2,5 2, ~ 4. I 0, I 0,2 6,2 I,H 1,9 If 2
Pr'ofessiorri relative alfe vendite e ai scrvtzi

per Ie famiglie 5 10,4 11,8 15,1 30,4 28,3 -7,2 16,2 16,5 3,1
Professioni co m m c rci al i (cscrcc nt i c addc tti

aile vc n ditc) 51 4,1 4,6 1 1 20.7 17,7 -14,5 8,9 8 ?,,)

Professioni nellc at r iv ir a tu ris tich e e a lb erg h i c rc
(esc rcc n n C a d de t t i ) 52 2,2 z.o 16. I 5,H 6,2 7,2 3, 5,6 11.6

IJrofcssioni n c i s erv i z i di istruzione,sanitari
eel aIle famiglie 53, 54, 55 4, ] 4,7 16,6 3,9 4,4 10,6 4,0 1.6 14,9

Artigiani, operai s pccfaltzzatf, agricoltori 6 21,5 17,9 -15,6 37,0 31,5 -15,1 26,0 21,8 -15,4
Artigiani e o p e rai dcIl'indusrtia es tra t riv a cd edilizia 61 5,8 IjJi -16,8 R,2 8,0 -2,4 6,5 -11,6
Art i g i a n i C o p e ra i m e r a lm c ccan i ci 62 R, I 6,9 -13.5 7,1 6,3 - 11.0 7,H -12,H
Artigiani C o p c ra i della m c ccan ica d i prccisione

e a rr i g i a n ar o a rti s t i c o 6.3 1,2 1,2 1 1,5 1,5 1,0 1,3 1,3 .3,1
Agric:oltori e la vorat ori agricoli 64 1,1 O,R 13,6 ] 0,1 -25.8 4,7 3,4 -25,9
Artigiani e operai delle lavo ra z io n i al im e nt a r i ,

del lcgno, del tessile 65 5,4 4,3 -19,5 6,6 5,5 -17,2 5,7 4,6 -lR,R
Conduttori d i impianti e operatori di macchinari 7 11,0 11,6 6,9 4,6 4,3 -7,1 9,2 9,5 4,8
Conduttori eli i m p i a n t Lo p cra t o r i eli ma c ch i n a r i f iss i 71,72,73 6,9 7,R 15.1 1,3 1,3 -1,8 5,3 5,9 14,0
Conduttori eli veicoli, eli m a c ch i nnr i m o b i l i

e d i so l l cvamc n to 74 4,2 3,R -6,9 3,3 3,0 -9,1 .3,9 3,6 -7,4
Personale non qualificato 8 12,1 10,3 -13,1 5,0 4,8 -5,3 10,0 8,7 -12,0
Pcrso n a lc non qualificato n e lla mmi n ist r az ione .

is t ruz i o ne e s a n i t a 81, 83 4,6 3,9 -15,7 0,5 0,5 O,R 3,5 2,9 -15,0
Persona lc non qualificato nelle vcndite e in a ltr i scrv iz i R2, H4 3,2 3,:3 4,H 3.4 3,5 3,2 3,3 4,0
Bra c c i a nt i agricoli R5 2,4 I,R -26.2 0,8 0,6 2,0 1,4 -27,1
Persona l e non q u a l ific a to in a t t iv ita i ndust ri a l i

(rn a n o v a l i ) H6 i.a 1,4 -20,0 0,2 0,2 -25,0 1,4 1,1 -20,2
Forze armate 9 1,2 1,3 11,5 0,9 1,0 11,5

TOTALE 1-9 100,0 100,0 1,5 100,0 100,0 -0,1 100,0 100,0 1,0

Numero di occupati 1-9 14.611.000 14.823.000 212.000 5.873_000 5_869_000 -4.000 20.484.000 20.692.000 208.000

Fonte: Ist at , Rilevazione t r i m cstra lc sulle forze eli lavoro
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operano nei settori dell'informatica e del
le telecomunicazioni (programma tori ,
analisti, tecnici dell'office automation,
delle reti telematiche eccetera).

Le cadute occupazionali riguardano, in
particolare, Ie professioni agricole, dei
manovali dell'industria, degli artigiani e
operai dell'industria leggera e pili in gene
rale quelle all'interno dei grandi gruppi
degli artigiani, operai specializzati, agri
coltori, dei condu ttori di impianti e ope
ratori di macchinari e del personale non
qualificato. Mostrano invece un lieve
incremento le professioni artigianali e
operaie legate a manifatture artistiche e
di precisione e un rilevante incremento gli
occupati che conducono gli impianti e
macchinari industriali fissi.

Gli andamenti nel periodo 1993-99 risul
tano differenziati a seconda che ci si rife
risca al settore del lavoro dipendente 0

indipendente. In Italia, uno dei paesi euro
pei con la maggiore incidenza di lavoro
autonomo (che rappresenta oltre il 28%
dell'occupazione totale), negli ultimi anni
si osserva un incremento dell'occupazione
dipendente e una sostanziale stab il ita di
quella indipendente, con differenziazioni
interne ai vari gruppi di professioni.

In linea generale, il ragguardevole
aumento dei lavoratori indipendenti nelle
professioni non manuali ad alta qualifica
zione (primi tre grandi gruppi), maggiore
di quello registrato dall'occupazione
subordinata, e particolarmente evidente
per gli specialisti in scienze fisiche e natu
rali e dell'uomo, ingegneri e architetti,
professioni che gia nel 1993 contavano una
quota considerevole di indipendenti sul
totale. La crescita delle libere professioni
di tipo tradizionale (medici, architetti,
ingegneri), accanto all'emergere di un
insieme di professioni nuove (legate allo
sviluppo dei mercati finanziari, all'infor
matica, allo sviluppo delle risorse umane,
solo per fare qualche esempio) ha quindi
maggiormente incrementato le opportu
nita per il lavoro indipendente rispetto a
quello dipendente.

Nelle professioni a qualifiche pili basse
si registra, invece, una riduzione del peso

del lavoro indipendente. Un esempio in tal
senso e fornito dal grande gruppo della ven
dita e dei servizi per le famiglie in cui si
osserva una ricomposizione, a favore
dell'occupazione dipendente, dovuta
all'aumento della dimensione media degli
esercizi commerciali. L'espansione dell'oc
cupazione dipendente, per il personale ese
cutivo di ufficio e per i conduttori di
impianti, e la variazione di segno opposto
riscontrata per l'occupazione indipendente
segnalano il perdurare della propensione
da parte del sistema produttivo a mante
nere all'interno dell'azienda queste funz io
ni. Le att iv it a di amministrazione e
gestione e il nucIeo della funzione produt
tiva continuano quindi a far parte del core
manpower dell'impresa, nonostante qual
che segnale in senso contrario sia avverti
bile per le professioni d'ufficio in contatto
con la cIientela.

Le cause all'origine delle dinamiche del
le professioni possono essere ulteriormen
te indagate attraverso un'analisi shift
s hare, finalizza ta a isolare e pesare Ie
diverse componenti della variazione del
fenomeno. Le professioni non sono ugual
mente distribuite tra i diversi settori di
att ivi ta economica, co s icc he la crescita
occupazionale di determinati gru pp i pro
fessionali puo dipendere dall'espansione
di quei settori in cui la quota di occupati
in tali gruppi e maggiore ("effetto setto
re "), dalla crescita dei gruppi nei vari set
tori ("effetto professione"), oltre che dalla
dinamica del sistema nel suo complesso
("effetto macroeconomico") (Tavola 5.15).
II primo effetto e quindi da collegarsi
all'evoluzione della domanda finale di beni
e servizi dei differenti settori di a tt.iv it a
economica, mentre il secondo puo essere
ricondotto ai cambiamenti tecnico-orga
nizzativi avvenuti all'interno dei settori.
L'analisi e condotta separatamente per
dipendenti e indipendenti.

In generale, mentre per il lavoro dipen
dente gioca un ruolo maggiore l'effetto
professione, per le occupazioni indipen
denti si osserva, in molti casi, una preva
lenza degli effetti settoriali. La crescita
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Tavola 5.15 - Variazione dell'occupazione civile per grandi gruppi professionali e posizione nella
professione tra il 1993 e il 1999. Scomposizione tra effetti macroeconomici, setto
riali e di professione (valori percentuali)

GRANDI GRUPPI
DI PROFESSIONI

CODICI Variazione %
1999/93 Macro

EFFETTI

Settore Professione Totale

Legislatori, dirigenti e imprenditori 1

Professioni di elevata specializzazione 2

Professioni intermedie (tecnici) 3

Professioni esecutive relative

all'amministrazione e gestione 4

Professioni relative alle vendite ed

ai servizi per le famiglie 5

Artigiani, operai specializzati,

agricol tori 6

Conduttori di impianti e opera tori

di macchinari 7

Personale non qualificato 8

Totale 1-8

Legislatori, dirigenti e imprenditori 1

Professioni di elevata specializzazione 2

Professioni intermedie ed esecutive 3, 4

Professioni relative alle vendite

ed ai serviz i per le famiglie 5

Artigiani, operai specializzati,

agricol tori 6

Conduttori di impianti e opera tori

di macchinari 7

Persona le non qualificato 8

Totale 1-8

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze d i lavoro

dell'occupazione non manuale ad alta qua
lifica e in larga parte trasversale rispetto
agli andamenti specifici dei settori, ed e
quindi dovuta soprattutto all'effetto pro
fessione. Come gia si e notato in preceden
ti edizioni del Rapporto annuale, l'aumen
to della quota di lavoratori con qualifiche
pili elevate e un fenomeno solo in parte
dovuto alIa crescita dei settori high skill
intensive. Una rilevante eccezione si
riscontra nella forte crescita occupazio
nale delle professioni autonome a elevata
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LAVORATORI DIPENDENTI

5,0 26,6 25,6 47,8 100,0

12,0 11,1 24,3 64,6 100,0

10,2 13,0 28,2 58,8 100,0

6,4 20,8 45,9 33,3 100,0

15,1 8,8 50,1 41,1 100,0

-15,6 -8,5 37,7 70,8 100,0

6,9 19,4 -37,0 117,6 100,0

-13,1 -10,2 30,8 79,4 100,0

1,3

LAVORATORI INDIPENDENTI

34,0 -0,2 12,5 87,7 100,0

47,7 -0,2 62,9 37,3 100,0

30,7 -0,2 50,7 49,5 100,0

-7,2 1,0 26,7 72,2 100,0

-15,1 0,5 54,1 45,4 100,0

-7,1 1,1 47,0 52,0 100,0

-5,3 1,4 58,9 39,7 100,0

-0,1

specializzazione, che risulta trainata
soprattutto dall'effetto settore, in parti
col are per la crescita dei settori dei servi
zi aile imprese che possono essere forniti
con strutture aziendali molto ridotte. La
nascita e l'espansione di professioni non
tradizionali, assieme all' esternalizzazio
ne di servizi prodotti in passato all'inter
no delle imprese, sono tra i fenomeni che
maggiormente concorrono a spiegare la
grande crescita di queste aree nell'occupa
zione autonoma.
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Per quanto riguarda le professioni
manuali, e ancora l'effetto professione a
dominare all'interno del lavoro dipendente,
mentre un ruolo importante per l'occupa
zione autonoma e giocato dall'effetto setto
reo Nel lavoro dipendente si tratta del risul
tato di processi di adeguamento delle orga
nizzazioni verso una composizione
dell'occupazione a p iu alta inte nsita di
qualifiche elevate. All'interno dell'occupa
zione indipendente, invece, la caduta regi
strata dal lavoro manuale e principalmente
dovuta all e contrazioni occupazionali dei
settori dell'agricoltura e del commercio
(per artigiani, operai specializzati e agri
coltori e per il personale non qualificato) e
dei trasporti e comunicazione (per i con
duttori di impianti e operatori di macchi
nari). La crescita occupazionale dei lavora
tori dipendenti, appartenenti al gruppo dei
conduttori di impianti e operatori di mac
chinari, e dovuta esclusivamente a un effet
to delle specifiche professioni: infatti, le
variazioni complessive dei settori in cui
tali professioni sono maggiormente presen
ti contribuiscono in maniera negativa a ll a
crescita dell'occupazione. Cia e dovuto prin
cipalmente al forte calo subito dall'indu
stria meccanica.

5.5.2 Disoccupaxione nei mercati delle
professioni

Il profondo processo di ricomposiz.ione
dell'occupazione indotto dall'innovazione
tecnologica e dalla complessiva tra sfor
mazione del sistema produttivo ha pro
gressivamente condotto a una s o st itu z io
ne del lavoro manuale con il lavoro intel
lettuale. Cia ha avuto ripercussioni anche
sulla distribuzione della disoccupazione
tra le diverse professioni. I tassi specifici
di disoccupazione per professione, a diffe
renza dei tassi di disoccupazione usual
mente calcolati, non includono le persone
in cerca di prima occu pazione. In paesi
come l'Italia, dove una parte consistente
della disoccupazione e dovuta a lla compo
nente giovanile e, p iu in generale, alla
ricerca di prima occupazione, la media

dei tassi di disoccupazione specifici, pari
al 5,8% nel 1999 (Tavola 5.17), e quindi
notevolmente inferiore al tasso di disoccu
pazione generale (11,4%).

Esiste una divisione abbastanza marca
ta tra le professioni non manu ali ad alta
qualifica Ci primi tre gruppi della classi
ficazione dell'Istat del 1991) e le altre
occupazioni: nel 1999, a frorite di un tasso
di disoccupazione, quasi fisiologico, del
2,7% per le prime, si registra un tasso del
7,1% per le seconde. Il divario tra le pro
fessioni ad alta e a bassa qualifica r isu l
ta, peraltro, crescente nel tempo: in se i
anni il tasso di disoccupazione per le pri
me e aumentato di 0,2 punti percentuali,
mentre per le seconde e cresciuto di 1,2
punti percentuali. Anche la durata media
della disoccupazione presenta un a n da
mento analogo: a fronte d i un aumento
medio di circa due mesi, la crescita nella
durata della disoccupazione per le profes
sioni non manuali ad alta qualifica e di
solo un mese contro circa due mesi e mez
zo per Ie altre. Tali fenomeni vengono tr a
dizionalmente spiegati sulla base di un
spostamento relativo della domanda da
lavoratori low skill a lavoratori high
skill, dovuto all'innovazione tecnologica e
a nuove configurazioni del commercio
internazionale.

Tuttavia, l e differenze tra i tassi di
disoccupazione delle professioni a bass a e
ad alta qualifica non spiegano che una
parte della va r iab il ita complessiva dei
tassi di disoccupazione. Inoltre, i diffe
renziali all'interno delle professioni non
manu ali ad alta q ualifica risultano infe
riori a quelli relativi a ll e altre professio
ni: nel 1999 il coefficiente di variazione dei
tassi di disoccupazione dei primi tre
grandi gru ppi e infatti pari al 37,8%, a
fronte di un valore del 71% circa per gli
altri. Tra il 1993 e il 1999 queste differen
ze tra le professioni ad alta qualifica e le
altre professioni sono inoltre aumentate,
a causa di una diminuzione della variabi
l ita nei primi tre gruppi e di una crescita
nelle altre professioni.

G li ampi differenziali riscontrati non
sembrano dovuti a situazioni transitorie
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Le professioni pin richieste dalle imprese nel biennio 1999-2000
Le previsioni occupazionali

per il biennio 1999-2000 segna
lano, rispetto alle previsioni
effettuate per i bienni prece
denti, un generale innaizamen
to della domanda di personate
da parte delle imprese . E que
sta una delle principali infor
mazioni desurnibili da "Excel
sior", il sistema inforrnatiuo
sui fabbisogni professionali
delle irnprese realizzato nel
1999, per il terzo anna consecu
tiuo, da Unioncarnere in colla
borazione con il Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale e l'Unione europea
(Pse). Delle 818 mila entrate
complessiue previste, il 19, 7%
rigu.arda i dirigenti, le profes
sioni a elevata specializzazio
ne e i tecnici, it 31,8% gli
impiegati esecutivi e gli
addetti alle uendite, il 39,5%
gli operai specializzati e con
duttori di impianti, il restan
te 9,0% il personate non quali
fica to (Tavola 5.16).

Confrontando questa fabbi
sogno con I'attuale struttura
profession.ale, si preuedono
tassi di entrata piil elevati per
le professioni intellettu.ali,
scientifiche e a eleuata specia
lizzazione (17,6 entrate ogni
100 dipendenti, rispetto alla
media generale di 8,8), in par
ticolare per gli informatici e
telernatici (7.317 assun.zioni
preuiste), i farmacisti e biolo
gi (4.239), gli esperti ammini
stratiui (4.136), gli esperti dei
rapporti con il mercato
(3.133), gli esperti di problemi
finanziari (2.667) e gli inge
gneri (2.550). La domanda di
professioni intellettuali, sc ien
tifiche e a elevata specializza
zione eparticolarmente soste
nuta nel terziario auan.zato,
dove esse rappresentano il
25,8% delle entrate e,
nellambito del settore rnani
fa tturiero, nell/industria chi
mica e delle fibre sintetiche
(16% delle entrate del settore).

L 'altro gruppo professiona
Ie in forte espansione e quello
delle professioni di vendita e
dei servizi alle famiglie, per Ie
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quali sono previste 14, 7 entra
te ogni 100 dipendenti. Si trat
ta di professioni legate al com
mercio, turismo, ristorazio ne,
servizi personali. I pii; richie
sti sono gli addetti alle vendite
negli esercizi commerciali
(57.401), il personate esecutivo
nei serutzi di pulizia, i came
rieri di albergb i, ristoranti e
rnense (16.081).

Registrano invece incrernen
ti in linea con la media Ie pro
fessio ni operate, tra queste, i
principali flussi in entrata
riguardano gli operatori tee
nici industriali di produzione
(33.838), i muratori in pietra,
mattoni, refrattari e cementa
armata (26.992), gli operatori
di maccbine utensili automa
ticbe e semiautomatiche
(23.279), i meccanici montato
ri e riparatori di maccbinari
industriali (18.439). Va sotto
lineato cbe, a parere delle
irnprese, le assunzioni per le
professioni operate sono quelle
che presentano pii; frequente
mente difficoltd di reperimen
to del personate (nel 43% dei
casi, contro il valore medio del
34,6%): in sostan.za, e qui che
si fa pii; forte 10 squilibrio tra
doman da e offerta, almeno a
livello locale, per problemi
legati alia struttura dell/offer
ta formatiua e di coerenza tra
le scelte formative dei giouani
e la compostzione della
domanda di lavoro provenien
te dal sistema produttivo.

Le professioni operate con
maggiori difficoltd di reperi
rnento di personate sono i fa le
griarni, gli ebanisti e operatori
su maccbine per la lavorazione
del legno (60,8%), i rnontatori
di carpenteria metallica
(59,4%), i fonditori, saldatori
e tagliatori a fiam ma
(64,2%), gli operai delle calza
ture, guanti e articoli in cuoio
(56, 7%), i meccanici e monta
tori di appareccbi termici,
idraulici e di condieionamen
to (56,0%), i gioiellieri e orafi
(54, 7%). A fronte di tali diffi
colta di soddi~jacimentodella
domanda, cresce l'incidenza di

assunzioni previste di stranie
ri: una nuova assunzione su
quattro e destinata, nelle pre
uisioni, a imrnigrati extraco
munitari, quota che sale al
30% per Ie professioni operate
e supera il 50% per il persona
le non qualificato.

Elevate difficolta di reperi
mento di personate si incon
trano anche per alcune profes
sioni tecniche e a elevata spe
cializzazione: tecnici dei pro
cessi industriali (58,8%), tee
nici paramedici (54, 7%), tee
nici informatici e program
matori (49,9%), tecnici del
marketing (49,8%), disegnato
ri e progettisti in d ustriali
(49,2%), informatici e telema
tici (46,0%).

Una conferma delle tenden
ze alla crescita nei fabbisogni
di professionalita elevate, ma
soprattutto di profili specia
lizzati, viene anche dall'anali
si dei titoli di studio ricb iesti .
It tasso di entrata previsto per
il personate in possesso di un
titolo urtiuersitario (laurea 0

diploma universitario) risul
ta pari al 10,8% (in altri ter
mini, per ogni 100 persone con
istruzione di livello universita
rio gia attive nelle imprese, ne
vengono richieste altre 11 cir
ca), a fronte di un tasso medio
dell '8, 8%. Sensibilmente supe
riore alla media e preuista
anche la domanda di persona
le con qualifica professionale
(18,4%), mentre si mantiene al
di sotto la richiesta di perso
nale con la sola scuola
dell 'obbligo 0,1 %).

La conoscenza di almeno
una lingua straniera e ritenu
ta iridispensabile per piu del
la meta delle nuove assu.nzio
ni di dirigent i, impiegati e
quadri con elevata speciali.z
zazione e tecnici (54,2%), per
il 41,3% delle professioni rela
tive all'amministrazione e
gestione, per il 21,8% delle
professioni relative alle vendi
te e ai servizi per Ie famiglie.
Ancora piil diffusa e la richie
sta di conoscenze informati
che, che riguarda quasi un
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Tavola 5.16 - Dipendenti al 31 dicembre 1998, assunzioni previste ne! biennio 1999-2000 e tas
si di entrata per grandi gruppi professionali e settore di artrvira economica (ira
lori assoluti e percentuali)

SETTORI DI ATTIVITA ECONOMICA
GRANDI GRUPPI PROFESSIONALI

Totale

Dirigenti, professioni di elevata s pecializzazione e tecnici
Dirigenti e direttori
Professioni intellettuali,scientifiche e d i elevata specializzazione

Professioni intermedie (t e c n ic i)

Impiegati esecutivi, addetti vendite e servizi aIle famiglie
Professioni esecutivc relative all'amministrazione e gestione

Professioni relative aIle vendite e a i servizi per Ie famiglie

Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine
Operai specializzati
Conduttori d i i m p i a n t i , operatori di macchinari fissi e mobili

Personale non qualificato
di cui: Industria
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
Dirigenti e direttori

Professioni intellettuali, scientifiche e d i elevata specializzazione
Profcssioni intermedie (t.e c n i c i.)

Impiegati esecutivi, addetti vendite e servizi aIle famiglie
Professioni esecutive relative a lla rnrn i n i stra z i on e e gestione
Professioni relative aIle vendite e a i se rv iz i per le f arn ig lie

Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine
Operai specializzati
Conduttori di i m p i a n t i , operatori d i macchinari fissi e mohili

Personale non qualificato
di cui Servizi
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
Dirigenti c direttori

Professioni intcllcttuali, scientifiche e d i elevata spccializzazionc
Professioni intermedic (re c n i c i)

Impiegati esecutivi, addetti vendite e servizi aIle famiglie
Professioni esecutive relative all'amministrazione e gestione

Profcssioni relative aIle vendite e ai sc rv iz i per Ie famiglie

Operai specializzati e conduttori d impianti e macchine
Operai specializzati
Conduttori d i i rn p i a nt i , opera tori di m a cch i n a r i f i s s i e m ob i l i

Personale non qualificato

DIPENDENTI ASSUNZIONI PREVISTE
Numero % Tasso

Totale d'ingresso

Nu m er o % %

9.316.139 100,0 818.116 100,0 8,8

1.779.732 19,1 161.124 19,7 9,1
47.270 0.5 4.754 0.6 10.1

199.224 2.1 34.975 4,3 17.6

1.533.238 16.5 121.395 14,8 7,9
2.524.016 27,1 260.444 31,8 10,3
1.348.371 14.5 87609 10.7 6,5
1175.645 12.6 172.835 21 ,1 14.7
4.036.254 43,3 322.821 39,5 8,0

2.306111 24,8 181.760 22.2 7,9
1. 730.143 18,6 141.061 17,2 8,2

976.138 10,5 73.727 9,0 7,6
4.973.437 100,0 399.227 100,0 8,0

666.481 13,4 61.962 15,5 9,3
17.864 0,4 2.264 0,6 12,7
68.540 1,4 10.426 2,6 15,2

580076 117 49.272 12,3 8,5
617.195 12,4 26.665 6,7 4,3
555.813 11,2 24045 6,0 4,3

61.382 1,2 2.620 0,7 4,3
3.318.285 66,7 270.320 67,7 8,1

1967.453 39,6 153.517 38,5 7,8

1350832 27,2 116.8,3 29,3 8,6

371.477 7,5 40.280 10,1 10,8
4,342.702 100,0 418,889 100,0 9,6
1.113.251 25,6 99.162 23,7 8,9

29.407 0,7 2.490 0,6 8,5
130683 3,0 24.549 5,9 18,8
953.162 21,9 72123 17,2 7,6

1.906.821 43,9 233.779 55,8 12,3
792.558 18,3 6.'3.564 15,2 8,0

1114.263 25,7 170.215 40.6 15,3
717.969 16,5 52.501 12,5 7,3
338657 7,8 28243 6,7 8,3
379312 8,7 24.258 5,8 6,4
604.661 13,9 33.447 8,0 5,5

Fonte: Unioncamere - Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Sistema informativo Excelsior, Anni 1998 e 1999

terzo delle assun zioni com
plessive, raggiungendo punte
del 79,4% per le assu.nzioni di
dirigenti, impiegati e quadri
con elevata specializzazione e
tecnici .

L'esperien.za pregressa uiene
richiesta per poco meno di meta
delle assurizioni (48,6%), piu
spesso per gli operai specializea
ti (58,7%) e per le professioni
intellettuali, scientificbe e ad ele-

vata specializzazione (63,9%).
Nonostante le richieste delle
imprese si stiano facendo sem
pre phi specificbe, per il 39,1%
delle assurizioni si preuede
uri 'ulteriore attiuita di forma
zione, da svolgersi preualente
mente attrauerso corsi interni e
affiancamento sul posta di lauo
roo

Nel co mplesso, Ie assu nz io
ni preuiste per il bierinio 1999-

2000 rigu.ardano per il 58,4%
contratti a tempo in determi
nato e per il restante 41,6% i
cosiddetti contratti "a tip i
c i", La flessibilita co n.trat
tuale e utilizzata sop rattut
to dalle grandi imprese
(47,4%), mentre i contratti a
tempo in determ inato sana
relatiuamente phi frequenti
nelle irnprese medio-piccole
(62-63%).
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Tavola 5.17 - Tassi di disoccupazione, tassi medi di Ingresso e durata media della disoccupazione per professione. Anni
1993 e 1999 (valori percentuaii, salvo diuersa indicazione)

f--<
C/l,..,
~,..,

PROFESSTONI

Legislatori, dirigenti e imprenditori
Professioni di elevata specializzazione
Prof'cs s i o n i eli clevata s pe ci a l i z za z io n c (esclusi

medici C~ clocc nt i )
Medici
Docenti e as s i m i la t i
Professioni intermedie (t e c n i c.i )
Tccnici in scienze fisiche, n atura l i, dell'ingegneria,

p a ra m c di c i , agronomi
Prof. i n t c rrue d ic a rn m i n is r ra t i ve , f i n a n z i aric ,

as s i cura t iv c . co m mc rcia l i
Professioni intermcclie dei sc rv iz i persona l i
Totale professioni non manuali ad alta quaHfica
Professioni esecutive relative all'amministrazione

e gestione
Professioni esccutive eli ufficio
Professioni esecutive di contatto d iret to can

l a cl ie nt e l a
Professioni relative aIle vendite e ai servizi per

Ie famiglie
Profcss i o n i cornmercia li (esercenti e a d d e tt i

aile ve n d ite )
Profcssi o n i ne lle att iv it a t uris t ic h e e alberghierc

(c s c r cc n t i e a d dc t t i )
Professioni n e i s e rv i z i di is r ruz io n e.xa n itari e d

aile famiglie
Artigiani, operai specializzati, agricoltori
Artigiani C o p e r ai d e lltndu s r ria estrattiva eel c d il i z ia
Art ig i an i C o p c ru i m e ta lm cc cu n ic i
Artigiani c: o p cra i della meccanica eli precisione

e artigianato a rt i s t i c o
Agric o l t o ri e lav o ra t o ri a g ri c-ol i
Artigiani e o pe ra i delle l avo r a z io n i a l ime nt a ri ,

del legno, del tessile
Conduttori d i impianti e operatori d i macchinari
Co n d ut t o ri eli impianti,operatori eli m a cch i n a r i fis s i
Concluttori eli vcicoli, eli macchinari mobili

i: eli so llevamcnro
Personale non qualificato
Personate non qualificato nell'amministrazionc,

istru z i o n e e sa n i t a
Personale non qualificato nelle venclite e in altri servizi
Braccianti agricoli
Personale non q ua l if ic a t.o in a tt tv i ta i n d ust r i a l i

(ru a n o v a l i)
Totale altre professioni (es clus e forze a r ma te )

MEDIA

1993 1999

corner Tasso eli Tasso medic Durata Tasso eli T,ISSO mr-dio Durala
chsocrupazione mensilc eli media della disoccupazione mensilc eli media della

(a) ingresso nella disoccupazione (a) ingresso nella
disoccupazione (b) (mesi) d.soccupazionc (b)

1 1,0 0,06 16,2 1,2 0,06 20,6
2 2,3 0,25 9,1 2,1 0,18 11,6

21,22,23,25 2,5 0,28 9,0 2,4 0,18 13,1
24 0,8 0,03 24,6 0,6 0,09 6,0
26 2,6 0 ..31 8,5 2,:" 0,21 11,1
3 2,8 0,22 12,4 3,2 0,23 13,9

31, .32 1.7 0,15 11 ,7 2,.3 0,16 14.5

.3.'3 3,1 0,22 14,2 3,4 0,22 15,4
34 3,6 0,35 10,4 4,1 0,36 11 ,2
1-3 2,5 0,21 12,8 2,7 0,20 13,8

4 3,8 0,26 14,3 3,9 0,26 14,5
41 4,0 0,27 14,7 .3,8 0,26 14,9

42 2,8 0,24 11,6 4,1 0,32 12,9

5 5,6 0,48 11,7 7,3 0,54 13,5

51 4,4 o 30 14,4 6,4 0,40 15,9

52 9,6 1,01 9,5 11,7 1,06 11,0

53, 54, 55 4,9 0,41 12,0 5,1 0,35 14,5
6 5,1 0,42 11,9 5,9 0,39 15,0
61 6,9 0,62 11 ,2 8,6 0,56 15,2
62 3,5 0,24 14,4 3,9 0,27 14,5

63 4,5 0,33 13,8 4,7 0,24
64 3, I 0,43 7,0 3,7 0,33

65 6,8 0,46 14,7 7,4 0,46 16,1
7 4,7 0,41 11,5 5,3 0,32 16,8
71, 72, 7.3 5,.3 0,41 l.3,0 5,7 0,.34 17,0

74 4,0 0.42 9,6 4,7 0,29 16,4
8 11,3 1,12 10,1 15,0 1,32 11,4

81, 8.3 7,1 0,70 10,2 9,1 0,66 1.3,8
82, 84 7,7 0,53 14,6 10,0 0,69 14,4
85 19,5 2,48 7,9 .30,1 .3,66 8,2

86 16,3 1,29 12,6 20,4 1,13 18,1
4-8 5,9 0,51 12,5 7,1 0,53 15,0

1-8 5,0 0,43 12,6 5,8 0,43 14,6
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Fonte: Ist:u , Rilevazione trimestrale s u l le forze eli lavoro
(a) Disoccupati con u lt i ma cs p cr i c nz a lavorativa in una determinata professionc per 100 disoccnpati e occupati in co mp le ss o della stessa professionc.
(b) Numero m c dio eli persone che, per ciascuna professione, e ntra n o mensilmcnte nella c1isoccupazione per 100 forze eli lavoro della stcssa professionc.
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destinate ad essere riassorbite mediante i
tradizionali meccanismi di aggiustamen
to degli squilibri tra domanda e offerta di
lavoro. L'analisi dei dati rivela, infatti,
una forte persistenza nella struttura della
disoccupazione specifica. A fronte di un
generale innalzamento del tasso di disoc
cupazione medio, i differenziali tra pro
fessioni tendo no a rimanere inalterati nel
tempo (il coefficiente di correlazione
line are tra i tassi del 1999 e quelli di sei
anni prima e oltre 0,97).

Tradizionalmente, le cause principali
della persistenza dei differenziali nei tas
si di disoccupazione specifici sono da
ricercare nella compresenza di una strut
tura salariale rigida e di rilevanti costi di
m ob i l it a interprofessionale. In altri ter
mini, se la struttura salariale non rispon
de adeguatamente agli squilibri tra
domanda e offerta presenti sui mercati
delle professioni, non si creano sufficienti
incentivi per gli individui a investire in
formazione di capitale umano per accede
re a professioni a minor rischio di disoc
cupazione, tenuto conto anche dei r ilevan
ti costi necessari a l la riqualificazione
professionale. Nell'analisi della situazione
italiana, p e ro , Ie spiegazioni basate esclu
sivamente su l capitale umano non possono
che essere parziali.

Altri fattori sono presumibilmente
all'origine delle persistenti differenze tra i
tassi di disoccupazione, in particolare,
all'interno delle qualifiche pili basse. Per
ottenere ulteriori elementi di approfondi
mento, i tassi di disoccupazione specifici
sono stati scomposti in tassi medi di
ingresso nella disoccupazione e durate
medie di permanenza nella condizione.

La durata della disoccupazione risulta
elevata per tutte le professioni, superando
in media 14 mesi e non risultando mai
inferiore a 11 mesi, se non nel caso dei
medici e dei braccianti agricoli. Tale
risultato, di particolare rilievo p erche
riferito a soggetti che possiedono una pre
cedente esperienza professionale e godono
quindi di un vantaggio competitivo nei
confronti di coloro che si mettono per la
prima volta a lla ricerca di una occu pazio-

ne, segnala come le diffico lta di reinseri
mento lavorativo siano comuni a tutti gli
ex-occupatio Molto pili ampi sono i diffe
renziali nei tassi di ingresso mensili nella
disoccupazione, variando dallo 0,06% per
i legislatori, dirigenti e imprenditori al
3,66% per i braccianti agricoli e risultan
do in media pari allo 0,43%. Di conseguen
za, il perdurare di ampi divari nei tassi
di disoccupazione specifici e attribuibile
principalmente all a dispersione molto ele
vata dei tassi di ingresso nella disoccupa
zione piuttosto che a ll a var ia b il ita nelle
durate.

Una possibile interpretazione vede I'ori
gine di questa fenomeno nel ripetersi di
shock che colpiscono selettivamente alcuni
gruppi professionali, in particolare quelli
di personale non qualificato, generando in
modo continuo flussi dall'occupazione ver
so la disoccupazione. In real ta , per alcuni
gruppi professionali pili che di veri e pro
pri shock che tendono a distruggere posti
di lavoro esistenti, si p u o parlare di insta
b il ita dell'occupazione, spesso legata a Ila
natura contrattuale del rapporto di lavo
ro: nel caso dei braccianti agricoli, in par
ticolare, sono le stesse caratteristiche sta
gionali d e l l 'a tt iv ita produttiva a deter
minare l'elevatissima m o b il it a in entrata
nella disoccupazione.

11 complessivo aumento della disoccupa
zione ha risentito, quindi, del marcato
peggioramento accusato dalle professioni
relative al personale non qualificato - e, in
misura minore, dalle professioni relative
alle vendite e servizi per le famiglie e dagli
artigiani, operai specializzati e agricol
tori - provocando un ampliamento delle
diseguaglianze tra professioni ad alta e
bassa qualifica. Su quest'ultimo fenomeno
puo avere inciso anche la presenza dei
lavoratori stranieri: l'incremento della
disoccupazione dei residenti puo, cioe,
essere dovuto, oltre che ad una caduta del
la domanda complessiva di lavoratori a
bassa qualifica, anche ad un incremento
dell'offerta dovuto al la compresenza di
lavoratori italiani e stranieri Cdr. il box
Le professioni p iu richieste dalle imp rese
nel biennio 1999-2000).
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5.5.3 Professioni e caratteristicbe del
lauoro

La quota d i lavoratori con titolo d i stu
dio elevato e un indica tore del contenuto
di ca pitale conoscitivo di ciascuna profes
sione. Tale quota e massima nel caso delle
professioni a elevata specializzazione,
dove il possesso di un titolo di studio
superiore e un pre-requisito all'accesso
(per i medici, ad esempio, la quota di chi
ha almeno la laurea e necessariamente
pari a 100%) ed e minima per il personale
non qualificato. I dati mostrano anche
sensibili differenze tra lavoratori dipen
denti e indipendenti: la quota dei lavora
tori con titolo di studio elevato e maggio
re per i dipendenti, n e i primi cinque gran
di gru pp i professionali (Tavola 5.18) e per
gli indipendenti nelle qualifiche inferiori
(Tavola 5.19).

Una quota rilevante di lavoratori ha un
titolo di studio pili elevato di quello
richiesto dal lavoro svolto. Nel gruppo del
le professioni impiegatizie di tipo esecu
tivo (che comprende, ad esempio, dattilo
grafi, personale di segreteria, impiegati
addetti ad archivi e biblioteche, centrali
n ist i), nel 1999, circa il 6% degli occupati
ha un titolo di livello universitario; in
quelle a bassa qualifica legate al commer
cio e ai s e rviz i a ll e famiglie la quota e d i
circa il 3%. Oltre il 14% degli occupati
come conduttori di impianti, macchinari
fissi e mobili e 1'11% del personale a qu ali
fica molto bassa (ad esempio uscieri, fac
chini, spazzini eccetera) ha almeno un
diploma superiore. Sebbe ne quasi tutte le
professioni abbiano visto un innalzamento
delle competenze e delle conoscenze richie
ste, e legittimo ritenere che si tratti di un
fenomeno di m i s m at c b tra la domanda di
lavoro e un'offerta sempre pili qualifica
tao

Si incrementa negli anni Novanta il
livello di istruzione degli occupati,
sopra ttu tto a ttraverso il ricambio gene
razionale: tra il 1993 e il 1999, l'aumento
della quota di lavoratori con almeno un
diploma di m a tur ita e pari a 8,4 punti
percentuali per i dipendenti e a 10,8 punti
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percentuali per gli indipendenti. La cresci
ta e generalizzata, con una dinamica pili
veloce per le posizioni meno qualificate,
per le quali un titolo di studio elevato non
costituisce un requisito per l'accesso: per
la classe impiegatizia e le professioni
relative alIa vendita e ai servizi per Ie
famiglie, la quota di occupati in possesso
di un diploma 0 di un titolo universitario
e salita di circa 8 punti percentuali.

Tuttavia, la crescente diffusione di
occupazione istruita non e stata COS!

ampia da ridurre gli s q u il ib r i tra doman
da e offerta di lavoratori con elevato livel
10 di istruzione. Tale fenomeno puo essere
attribuito alIa selett ivir a nelle scelte dei
lavoratori in possesso di elevato titolo di
studio che preferiscono ottenere un posto
di lavoro consono all'investimento forma
tivo. D'altra parte, comportamenti a lt r e t

tanto selettivi possono essere messi in
atto dai datori di lavoro che preferiscono
non assumere personale sovraqualificato
rispetto a ll e competenze richieste, per il
rischio di dimissioni che cia comporta.

La diffusione del lavoro atipico in Ita
lia, nonostante la crescita degli ultimi
anni, e ancora contenuta. Anche in questo
ambito emergono notevoli differenze tra Ie
professioni, che dipendono sia dal livello
di qualificazione, sia dal settore di att i
vita. Per quanto riguarda l'incidenza del
part-time tra gli occupati a ll e dipenden
ze, Ie professioni pili interessate al feno
meno so no quelle sia a media sia a bassa
qualificazione del settore agricolo, del
commercio e dei servizi al le famiglie, men
tre meno coinvolte sono le professioni ad
elevata qualificazione. Tra i lavoratori
indipendenti, una quota particolarmente
elevata di occupati a tempo parziale s i
trova nelle professioni esecutive di gestio
ne e amministrazione, tradizionalmente
esercitate da impiegati a ll e dipendenze e
svolte in q ua lita di collaboratori esterni
a ll e imprese. Un'incidenza comparativa
mente alta di lavoratori part-time s i
registra anche nelle professioni meno qua
lificate di tutti i settori (gruppo 8) e n e l
Ie professioni intermedie relative a i se rv i
zi personali (tra Ie quali vanno segnalate



Tavola 5.18 - Caratteristiche dei lavoratori aIle dipendenze per professione. Anni 1993 e 1999 (per 100 occupati diperidenti nel
la stessa p rofessio ne)
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CONrrroto
1JNIVERSITARIO

CON f)]PWMA DI
MATUIUTA ()

TITOLO SUPERIORE

A TEMPO
INDETERMINATO

A TEMPO
PIENO

DURATA
DELL'ArnVITA
SUPERIORE A
CINQUE ANNI

NON CERCANO UN
ALTRO LAVORO
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1999/93
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1999/93
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-1,5

-2,1
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-1,9

-2,0

-5,7
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-0,5
-0,3

-1,6

-1,9
-1,4
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89,7

94,2

88,9

94,2
94,9

93,4
93,1

97,5
94,9

92,9
95,9
95,8
94,3

95,1

81,.0
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94,2
84,8

92,4

89,1
93,2
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85,2

91,0
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2,0
0,5
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-0,4

-0,6
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1,9
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-1,6

0,4
0,1

-0,4

0,9

-5,0

-1,4
-3,2

0,4
-1,5

-2,4
0,8

1,8

-2,4
9,9
1,5
0,8

-2,2
3,7

0,.0
-4,5

-2,5
-1,6

-0,2

79,0
75,8

61,7
76,8
83,8
71,7

69,9

40,3

62,2
57,5

73,2
72,7

75,7

56,5

53,6

70,0
77,4

51,4
64,0

51,1<
'12,6

68,6

68,2
59,0

66,7
55,4

58,7
64,5

63,3

14,4
84,6

66,0

-3,1
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-0,8
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-4,0
-4,0

-4,3

-3,5

-4,1

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

-1,5
-4,0

-3,8
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-3,4

89,7
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90,9
93,2

92,8

94,6
91,0

79,7

92,9

89,5

88,1

92,4
92,3
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90,5

94,5
78,6

93,7

86,2
93,5

92,6
93,9

96,7
90,5

81,8
50,6

81,2
96,9

90,5

87,8

9.0,0
74,1

7,7
2,2

5,2
3,3

7,Q

8,6
8,9

2,1
0,0
0,5
5,4

7,2

9,1
5,1

5,3

1,7
0,8

7,1

4,2
1,4

4,0
9,9

8,4

1<,7
6,1

1[,5
4,1

10,9

12,5

10,831,2

67,8

9,7
5,0

61,9
60,8

21,8

76,2
86,7

67,4

8,2
16,3

.04,8

19,6
9,8

7,5
42,1

44,4

1.7,8
10,2

.02,8
12,3

88,0
97,8

11,0

8,8
14,4

J4,7

95,5
100,0
98,5
75,8

0,2
0,0

1,8
1,8

1,3

1,0

2,0

0,.0
0,3

0,1

3,1
5,9

2, I
0,2

4,7

0,0

0,5

4,6
0,0
2,5
4,2

D,I[

0,5

2,4

0,5
0,2

0,7
0,0

-0,6
2,7

1,0
-D,I

11 1
18,2

1,3

0,9

6,1
5,9

0,7
0,6

6,8

[0,2

D,9
0,9

4,3
0,7

2,8

0,5

0,6
0,6

] ,3
0,4

2,0

46,0
88,7

1,3
0,3

0,6
3,7

11,6

84,4
100,D

87,9
12,4

21, 22, 23, 25
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26
3

4
41

52

31, 32

42

51
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34

5

1
2

53, 54, 55
6

61
62

71, 72, 73

82, 84
85

63
64

74
8

81, 83

86
9

1-9

Legislatori, dirigenti e imprenditori
Professiorri di elevata specializzazione
Professioni di elevata specializzazione (esclusi

medici e docenti)
Medici
Docenti e assimilati
Professioni intermedie (te cn i c i )
Tecnici in scienze fisiche, na tura l i. dell'ingegneria,

p a ra medi c i , a g r o n o m i
Prof. i nte rmc dic a mmin is tru t ive , finanziaric.

assicurative, c om mcrc ia l i
Professioni intermedie de i servizi persona Ii
Professioni esecutive relative all'amministrazione

e gestione
Professioni csecutive di ufficio
Professioni esecutive eli contatto diretto con

Ja clientela
Professioni relative aile vendite e ai servizi per

Ie famiglie
Professioni cornmercia li (e se rce nt i e addetti

aile vendite)
Professioni nelle att iv ita turistiche e alberghiere

(cscrcent i e a d de tt i )
Professioni nei sc rv iz i eli istruzione,sanitari cd

aile famiglie
Artigiani, operai specializzati, agricoltori
Artigiani e operai d c ll'Ln du s rt ia estrattiva

e d c drl i z ia
Artigiani e operai m cta lm cc-ca n ic-i
Artigiani e operai della meccanica eli prccisione

e artigianato artistico
Agricoltori e lavoratori agricoli
Artigiani e operai delle 1avorazioni a li m c nturi ,

del lcgrio, del tcssilc 6 ')
Conduttori di impianti e operatori di macchinari 7
Co ndutt o ri d i i m p i a nt Lo p c rn to ri d i

m a cc h i n a ri fis s i
Conduttori di veicoli, eli macchinari mohili e

di sollevamcnto
Personale non qualificato
Personale non qualificato ne ll'n m mi nis tra z io ne ,

is t ruz io n c c sa n i ra

Personale non qualificato ne llc vendite c in
a l t ri sc rv i z i

Bracci anti agricoJ i
Pcrso nal c non q ua l ificato in at r i v ita i n d uxt ri.tl i

(rn a n ova l i )
Forze armatc

TOTALE
N
00
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Tavola 5.19 - Caratteristiche dei lavoratori indipendenti per professione. Anni 1993 e 1999 (per 100 occupati indipendenti nel
la stessa professio ne)
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97,2 -0,3

97,8 0,2

98,6 0,5
95,5 -1,1

92,3 -2,2
92,5 -2,1

90,3 -3,6

96,9 -0,3

94,6 -0,9
95,8 -1,0

95,7 -0,7
96,8 -0,4
70,6 -16,6
95,5 -0,5

95,8 -0,5

96,0 -0,2
87,9 -3,4

1999 var. assolura
1999i9J

95,6 0,2
89,4 -2,7

96,2 0,1
97,2 -0,3

97,3 0,8
97,4 (J,6

97,8 0,6
95,8 -0,4

87,2 -4,3

84,9 -6,4

96,3 -1,9

89,2 -2,3
93,9 -0,8

NON CERCANO UN
AI:rRO LAVORO

82,6 0,6
72,7 0,3

70,4 -0,5
84,3 7,3
42,9 -19,4
68,3 1,1

75,3 0,0

1999 Val'. assoluu
1999/95

69,5 2,3

69,0 1,4
54,2 -8,5

65,7 -1,2
66,7 -0,8

57,3 -4,1

68,0 -2,0

78,0 0,9

DURATA
DELL'ATTIVITA
SUPERIORE A
CINQUEANNI

74,9 1,0
76,5 -6,0

75,2 -0,2
80,7 -0,3

77,3 0,2
86,1 -3,1

80,7 -0,8
76,8 1,2

64,9 0,4

75,8 1,3

77,2 1,2
70,6 1,4

57,5 -5,2

71,4 2,9
81,9 3,1

95,1 -0,4

A TEMPO
PIENO

95,2 -0,6

75,8 -5,0

94,4 -0,8

91,1 -1,3
90,1 -1,5
54,5 -29,3
91,3 -1,0

77,3 -0,8
77,5 -0,3

90,1 -2,4
96,3 2,3

96,3 -0,1
97,4 -0,4

92,9 -2,0

92,1 -0,2
74,9 -5,5

96,2 -0,4
90,2 -1,9

1999 VaL nssolura
1999/95

94,1 -0,8

95,8 0,1
90,4 0,7

95,9 0,4
94,8 -0,8

85,7 -6,8

95,1 -0,8
81,2 -5,9

84,6 -4,9

80,0 -5,8
84,0 -5,1

1999 Var. assduta
1999/93

CON
DIPENDENTI

41,8 -3,8
49,6 -3,4

44,1 -5,6
27,2 2,8

45,5 -1,9
37,3 -2,4

45,0 2,1

41,3 -1.9
40,0 0,3

20,8 4,7
20,8 4,3

82,7 0,1
43,8 -3,7

40,0 0,3

44,1 -3,6
44,1 -3,4
28,9 -12,6
37,7 -5,6

41,3 0,5

32,1 -3,1
24,9 -0,4

20,9 8,9

22,8 -8,2

39,5 -4,9

37,2 -5,5
34,9 -9,5

49,7 -1,4

26,7 0,0
16,1 3,0

25,4 -11,6

32,3 9,1

22,1 6,4

21,6 7,8
24,5 16,1

28,4 7,9

44,6 7,5
43,7 7,2

1999 VaL assoluta
1999/93

71,9 8,4
72,8 6,7

52,2 9,4

51,6 4,4
95,2 0,3

10,8 3,3
15,1 4,8

35,9 11,9
11,3 5,1

18,1 5,3

14,0 4,1
13,3 3,9

13,8 5,5
15,2 4,5

21,0 3,2

13,2 3,9
8,2 2,6

8,9 2,7

94,0 0,9
100,0 0,0
97,7 1,5
74,9 6,9

82,6 4,0

CON DIPLOMA DI
MATURITA 0

TITOLO SUPERIORE

1999 Vat, assoluta
1999/93

0,9 0,2
0,7 -0,1

4,0 2,4
1,1 0,2

0,8 0,4
1,3 0,7

5,5 1,5
5,5 1,5

5,5 1,1

9,9 3,5

1.2 0,6

3,0 0,9

5,0 2,6
2,6 1,9

1,4 0,7
0,7 0,1

0,0 -0,5

2,7 0,5

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

1,2 0,6

2,4 1,0

CONTITOLO
UNIVERSITARIO

11.8 2,4
20,2 3,8

10,9 0,2
84,4 -0,8

80,4 0,3
100,0 0,0

89,0 8,7
11,8 2,8

21, 22, 23, 25
24
26
3

31, 32

4
41

1
2

53, 54, 55
6

33
34

61
62

74
8

63
64

71,72,73

86

82, 84
85

81, 83

Legislatori, dirigenti e imprenditori
Professioni di elevata specializzazione
Professioni di elevata specializzazione

(esclusi medici e d ocent i)
Medici
Docenti e assimilati
Professioni intermedie (te cn ici )
Tecnici in scienze fisiche , naturali, dell'ingegneria,

p a ra me d ici , agronomi
Prof. inrcrrncd ie amministrative, f in a nz iar ie ,

assicurative, commercia l i
Professioni intermedie dei servizi personali
Professioni esecutive relative all'amministrazione

e gestione
Professioni esecutive di ufficio
Professioni esecutive di contatto diretto con

la clientela
Professioni relative aIle vendite e ai servizi per

Ie famiglie
Professioni commerciali (esercenti e addett i

aIle vendite)
Professioni nelle att iv ita turist iche e alberghiere

(esercenti e addettiJ
Professioni nei se rv iz i eli istruzione,sanitari eel

aile famiglie
Artigiani, operai specializzati, agricoltori
Artigiani e operai dcll'indusrtia estrattiva

ed edilizia
Artigiani e operai metalmeccanici
Artigiani e operai della meccanica eli precisione

e artigianato artistico
Agricoltori e lavoratori agricoli
Artigiani e operai delle lavorazioni a limen tari,

del legno, del tessile 65
Conduttori di impianti e operatori di macchinari 7
Coneluttori d i im p ia nt i.o p e ra t o r i eli m ac c h i n a ri

fi s s i
Coneluttori eli veicoli, d i macchinari mobi l i e

eli sollevamento
Personale non qualificato
Personale non qua lif icato n e llammin istraz ione .

i st r u z io n c e sa n ita
Personale non qualificato nelle venelite e in a ltri

se rv iz i
Braccianti agricoli
Personale non qu a lific a to in a tt ivita in du stria l i

(manovali)

CODICI

PROFESSIONI

TOTALE 1-8 11,7 3,8 36,9 10,8 42,0 0,0 92,9 -0,8 76,0 -0,9 96,3 -0,3

Fonte: Istat, Rilevazione trimesrra le su ll e forze eli lavoro



5. TRASFORMAZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO NEGLI ANNI NOVANTA

le professioni legate all'insegnamento). La
quota di occupazione a tempo parziale e
aumentata dal 1993 in misura molto
maggiore tra i dipendenti che tra gli ind i
pendenti.

Nei primi tre grandi gru ppi professio
nali la quota di addetti a tempo determi
nato non e mai superiore al 10%, mentre
per il personale non qualificato essa non
scende mai al di sotto di tale livello. La
quota di rapporti a tempo determinato
risulta pili alta in agricoltura, in edilizia
e nel settore estrattivo, dove i rapporti di
lavoro stagionali 0 comunque di durata
limitata sono pili diffusi per esigenze pro
duttive: il valore massimo e raggiunto dal
lavoro non qualificato in agricoltura, al le
vamento, pesca e forestazione. La riorga
nizzazione delle imprese e delle istituz io
ni verso l'adozione dei contratti "brevi",
favorita dal recente adeguamento norma
tivo, ha comunque fatto aumentare di 3,4
punti percentuali la quota dei lavoratori
con rapporti a tempo determinato negli
ultimi sei anni. La diffusione del fenomeno
ha riguardato trasversalmente tutte le
professioni e con in te n s ita particolare il
personale non qualificato (+5,9 punti per
centuali) .

Nonostante il forte sviluppo dell'occu
pazione a tempo determinato, la quota
di lavoratori a ll e dipendenze la cui
a nz ia n ita aziendale e superiore a cinque
anni non e diminuita nel complesso in
modo significativo. I comportamenti
p ero s i differenziano tra le professioni a
bassa e ad alta qualifica: la s t a b i l it a
dell'occupazione, g ia inferiore a lla media
nelle professioni me no qualificate, qua
lunque sia il settore di a tt iv it a economi
ca, si riduce ulteriormente tra il 1993 e il
1999, mentre tende ad aumentare nei
gruppi 2, 3, 4 e 5. Nel caso del persona le
non qualificato (gruppo 8), solo poco pili
della meta degli occupati lavorano da
pili di cinque anni nella stessa azienda.
Nei primi quattro gruppi di professioni,
invece, si riscontrano quote di lavoratori
occupati da almeno cinque anni quasi
mai inferiori al 70%. Quest'ultimo dato e
influenzato anche dalla s ta b i l it a occupa-

zionale della pubblica amm in is traz io n e ,
nella quale sono concentrate soprattutto
le professioni a elevata specializzazione
e quelle tecniche. Gli effetti settoriali
sono evidenti anche per Ie professioni
legate al turismo, all'agricoltura, all'edi
lizia e all'estrattivo, dove la s t a b i l it a e
ridotta.

Tra i lavoratori indipendenti, invece, se
si escludono le professioni del primo e
dell'ottavo grande gruppo, sono le profes
sioni a minore qualificazione a registrare
la maggiore sta b il it a . Infatti, negli u l t i
mi an n i, le professioni autonome a elevata
specializzazione e tecniche (gruppi 2 e 3)
sono state interessate da una notevole ere
scita: nell'analisi della tenure delle profes
sioni autonome, forse pili che in quella
relativa a ll e professioni dipendenti, va
quindi tenuta in considerazione tra i fat
tori esplicativi la nascita di nuove profes
sioni e nuove opportunita per le "vecchie"
professioni (basti pens are all'ampia d if
fusione di figure indipendenti nel campo
della docenza).

Nel 1993 la percentuale di occupati che
erano a lla ricerca di un'altra occupazione
risultava pili alta tra i dipendenti (6,3%
contro il 3,4% degli indipendent i): a sei
anni di distanza tale divario e aumentato
per la crescita della quota dei dipendenti
in cerca (+1,6 punti percentuali), in pre
senza di una quota sostanzialmente inva
riata per gli autonomi. Tutte le categorie
professionali sono coinvolte in tale ere sci
ta, anche se presumibilmente per ragioni
diverse: per le professioni meno qualifica
te tale fenomeno dovrebbe discendere da
una precarizzazione dell'occupazione,
riscontrabile nell'aumento dell'incidenza
del lavoro temporaneo e nella diminuzione
dei rapporti di lavoro di lunga durata;
per contro, nel caso delle professioni non
manu ali (fatta eccezione per il gruppo dei
legislatori, dirigenti e imprenditori) la
spiegazione va ricercata in una maggiore
propensione alla m ob il ita volontaria in un
contesto di crescenti o pp ortu n ita presenti
sul mercato. Tra gli indipendenti, invece,
sol tanto alcune professioni presentano un
aumento della quota di coloro che cercano
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ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

La qualtta dellavoro in Italia e in Europa
La soddisfazione per l'atti

vita lauoratiua PUG essere ana
lizzata a partire dai dati fo rn i
ti dal panel europeo sulle fami
glie (European Community
Household Panel), l'indagine
longitudinale sulle condizioni di
vita delle famiglie condotta
annualmente, a partire dal
1994, nei diuersi paesi dell'Unio
ne europea. Le informazioni sul
lavoro suolto, oltre alle consuete
indicazioni sulla professione, la
retribuzione, il settore eccetera,
comprendono infatti alcune opi
nioni degli interuistati sulla
qualitd della vita lauoratiua,
sia in generale, sia con riferi
mento ai principali aspetti del
lavoro suolto,

I dati riferiti al 1996
mostrano che poco piu della
meta dei lauoratori europei si
ritiene complessiuamente abba
stanza 0 motto soddisfatta del
la propria situazione lauorati
va. Se solo if 27,1 % si dichiara
soddisfatto del proprio guada
gno, I'apprezxamento sale rapi
darnente quando si considerano
aspetti qualitatiui, come la
sicurezza del posto di lavoro
(49,8%), le condizioni e
l'ambiente di lavoro (51,7%), il
tipo di orario (53,3%); inoltre,
la quota dei lauoratori soddi
sfatti supera if 57% riguardo al
tipo di Iauoro e raggiunge quasi
il 60% relatiuamenie alla
distariza dalluogo di lauoro e ai
tempi di percorrenza.

I piu alti livelli di soddisfa
zione complessiva per I'attivita
lavorativa si registrano in Dani
marca, Austria, Paesi Bassi e
Lussemburgo; i piu bassi in Ita
lia, Grecia e soprattutto Porto
gallo. Piu in dettaglio, il tipo di
lavoro risulta essere l'aspetto in
assoluto phi apprezzato da
austriaci, francesi, lussembur
ghesi e olandesi; il tipo di orario
da danesi efinlandesi. Distanza
e tempi di percorrenza, invece,
rappresentano Ie caratteristi
che che phi soddisfano i lavora
tori in Belgio, Germania, Grecia,
Irlanda, Portogallo, Regno Unito
e Spagna.

Danesi, austriaci, lussembur
ghesi, olandesi e irlandesi risul
tano nettamente phi soddisfatti
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della media dei lauoratori euro
pei con riferimento a tutti gli
aspetti considerati e, in partico
lare, al trattamenio economico; i
lauoratori inglesi, tedescbi e
francesi presentano per 10 pii;
livelli di poco superiori alia
media. I paesi del Sud Europa,
inuece, euidenziano i livelli phi
bassi di gradimento rispetto ai
uari aspetti del laooro, sia quan
titativi, sia qualitatioi.

All'origine di questa netta
diuisione tra Europa del nord e
del sud si possono rintracciare
anche fattori culturali che inci
dono in modo significativo nella
definizione dei diuersi atteggia
menti nei confronti dellavoro.

Tra i paesi deli'Europa meri
dionale, I'Italia non fa eccezione:
i lauoratori italiani esprimono,
infatti, un livello di soddisfazio
ne per i uari aspetti del lavoro
sensibilmente a[ di sotto della
media europea. tt 39,4% degli
italiani e complessiuarnente sod
disfatto dell 'attiuita lauoratiua
(J 1,7 punti percentuali in meno
rispetto alla media). Valeri leg
germente piu alii si osseruano
per la sicurezza del posto
(44,4%) e il tipo di lauoro
(49,4%), rna solo il 17,8% e sod
disfatto della remunerazione.
Scarti ancora pii; arnpi rispetto
alla media europea si rileuano
per gli asspetti qualitatiui, come
la condizione 0 ambiente di lavo
ro (~10punti percentuali), il tipo
di orario (-14), la localizzazione
e i tempi di percorrenza (-11).

La Tavo{a 5.20, che disaggre
ga il dato medio italiano per
alcuni caratteri fondamentali
(territorio, sesso, eta eccetera),
consente di osservare meglio la
distribuzione della soddisfazio
ne nei diversi gruppi di lavora
tori. Per tutte Ie caratteristiche
considerate, i lavoratori del
Nord si dichiarano sensibilmen
te piu soddisfatti rispetto a chi
opera nel Centro e nel Mezzo
giorno: per loro, l'indice relativo
all'attivita lavorativa presenta
un valore del 46,5%, contro il
36,1% nel Centro e il 30,9% al
Sud. Gli uomini si dichiarano
piu soddi~fatti delle donne; ma
laddove i lavoratori sono piu
contenti del tipo di lavoro svolto

e del guadagno, le lavoratrici
esprirnono un pii; eleuato gradi
mento per la sicurezza del posto
di lauoro, il numero di ore e if
tipo di ora rio e soprattutto per
le condizioni/ambiente di lavoro
e la localizzazione.

If grado di soddisfazione
generale dei lauoratori italiani
tende a crescere con I'eta, man
mana che la posizione professio
nale si consolida. Per il guada
gno, il tipo di orario e il numero
di ore di lavoro, perc, sono i gio
vani a mostrare un apprezza
mento maggiore dei loro colle
ghi piu ariziarii, probabilrnente
ancbe in relazione a minori esi
genze e responsabilita familia
rio Inoltre, la percentuale di sod
disfatti cresce al crescere del
livello di istru.zione, come e
legittimo attendersi sulla base
delle maggiori opporturiitd pro
fessionali che si aprono ai {avo
ratori ptu istruiti,

I lauoratori indipendenti pre
sentano livelli di soddisfazione
superiori a quelli fatti registra
re dai dipendenti, sia in genera
Ie sia per if tipo di lauoro suolto,
mentre non vi sono differenze
relatiuamente al guadagno.
All'opposto, e pii; eleuato ira i
dipendenti il numero di coloro
cbe dimostrano di gradire
aspetti quali la sicurezza del
posto, il numero di ore di lavoro
e il tipo di orario. E pero da
notare come siano gli indipen
denti a manifestare i livelli piu
alti di gradimento per gli aspet
ti che meglio definiscono la qua
lita della vita lavorativa (Ie con
dizioni, l'ambiente e la localiz
zazione), segno questa che con
l'attivita autonoma, pur per
dendo qualcosa in termini di
sicurezza del posta e ora rio, si
pUG guadagnare sul fronte del
benessere sullavoro.

Le opinioni espresse con rife
rimento ai settori economici di
impiego mostrano livelli di sod
disfazione piu elevati per i lavo
ratori dei servizi e piu bassi per
quelli dell'agricoltura, con
l'industria in posizione interme
dia. Questi risultati conferma
no l'esaurirsi della capacita
dell'industria di attrarre occu
pazione e il trasferimento di
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Tavola 5.20 - Lavoratori molto 0 abbastanza soddisfatti per alcune caratteristiche delloro la
voro e per caratteristiche individuali. Anno 1996 (per 100 lavoratori)

VARIABILI
Soddisfazione

generate per
illavoro

Guadagno Sicurezza
del posro

Tipo di
lavoro

Numero di Tipo di orario
ore di 1avoro (diurno, not

turno, turni)

Condizioni
e ambiente

di lavoro

Distanza c/o
tempi di

percorrenza

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord

Centro

Mezzogiorno

46,5

36,1

30,9

21,5

17,8

12,3

51,1

41,8

36,9

56,1

49.9

38,6

40,4

34,2

27,5

46,7

37,1

29,2

48,9

41,7

30,8

54,0

48,6

40,7

SESSO

Maschi

Fe m m in e

40,4

37,5

19,1

15,2

44,0

45,2

49,9

48,3

33,5

38,0

37,4

42,3

40,4

44,1

45,3

54,7

CLASSE DI ETA

Meno di 24 anni

25-44 a n ni

45 a n ni e pili

37,3

39,9

39,1

21,4

17,9

16,9

34,4

42,8

49,4

46,0

49,1

50,5

36,6

34,7

35,2

41,9

38,5

39,3

41,2

40,5

43,6

46,1

52,1

TITOLO DI STUDIO (a)

Laurea

Diploma

Istruzione inferiore

Nessun titolo

56,0

43,2

32,9

15,6

23,5

20,8

14,4

2,1

51,2

48.8

39,6

22,3

67.0

53,4

42,7

14,0

45,8

38,1

30,5

10,0

52,8

43,0

33,2

17,0

55,3

45,4

35,8

30,2

51,9

50,7

46.1

36,6

SETTORE DI ATTIVITA ECONOMICA

Agricoltura 31,4

Industria .34,9

Se rv i z i 43,7

8,8

17,2

19,6

45,2

36,0

50,2

40,3

47,2

52,7

18,3

30,2

40,1

25,7

37,9

41,8

36,4

36,8

45,6

52,9
:16,4
49,7

POSIZIONE PROFESSIONALE

Autonomo

Dipendente

41,8

38,5

17,7

17,9

40,7

45,8

53,5

47,9
23,8

39,1

31,6

41,7

45,2

40.4

54.4
46.4

45,1

48,5

50,6

49,5

59,8

54,2

46,6

37,5

41,7

51,7

50,7

50,4

38,9

39,1

53,3

41,6

46,6

37,2

35,0

40,3

71,6

60,0

42,8

49,4

57,2

41,5

61,6

59,9

44,4

49,8

35,0

20,1

15,8

17,8

27,1

33,3

39,4

51,1

Totale Italia

Unione europea 15

MANSIONE LAVORATORI DIPENDENTI

Supervisione e coordinamento 62,7

Intermedie 51,6

Nessuna supervisione 0

coordinamento

Fonte: Istat, Indagine panel europeo sulle famiglle
(a) Per l'istruzione s i e ur il i zz a ta la classificazione internazionale ISCED: laurea (ISCED 5-7), diploma (ISCED 3), istru

zione inferiore (lSCED 0-2),

questa ruolo ai servizi. In parti
colare, inatteso e if fatto ehe la
quota dei lavoratori soddisfatti
per il proprio guadagno sia
maggiore (seppure di soli 2,4
punti percentuali) nel terziario
ehe nell'industria dove, peraltro,
risulta minima la percentuale
con riferimento alla sieurezza
del posta di lavoro. L'agricoltu
ra, inuece, presenta if livello di
apprezzamento piu elevato

riguardo alla loealizzazione del
posta di lavoro.

Nelle mansioni svolte e nel
tipo di responsabilita assunta
dai lavoratori dipendenti si
notano le maggiori differenze
nel grado di soddisfazione. Con
riferimento a tutti gli aspetti
eonsiderati, eoloro ehe suolgono
ruoli di superuisione e coordina
mento sono phi soddisfatti di
quelli ehe svolgono ruoli inter-

rnedi, i quali a loro volta segna
no una signifieativa distanza
da coloro ehe svolgono ruoli
meramente operatiui. L'uniea
eeeezione eeostituita dal nume
ro delle ore di lavoro, per le qua
li if gradimento delle figure
intermedie e superiore a quello
dei dirigenti, segno ehe a mag
giori guadagni corrispondono
spesso anehe pii; lunghi orari di
Iauoro.
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un altro lavoro: spiccano tra il personale
qualificato i docenti e assimilati, tra l e
professioni a bassa qualifica i manovali e
il personale non qualificato nell'ammini
strazione e nei servizi di istruzione e
sanita. Anche l e professioni intermedie dei
servizi all a persona e il grande gruppo
degli impiegati mostrano una crescita dei
lavoratori che cercano un'altra occupazio
ne.

Una misura del grado di imprenditoria
Iit a dei lavoratori autonomi e costituita
dalla quota di occupati indipendenti con
personale all e dipendenze. Tale indicatore
varia da un massimo dell'82,7% tra gli
imprenditori a un minima del 20,8% tra Ie
professioni esecutive relative all'ammini
strazione e gestione. La riduzione
dell' indica tore tra il 1993 e il 1999, nelle
professioni a elevata specializzazione e
tecniche dipende dal proliferare di consu
lenti, dall'aumento del lavoro coordinato e
continuativo e dalla crescita di piccoli
studi associati di professionisti. Un'ana
loga diminuzione riguarda molte delle
professioni manuali ad alta e a bassa sp e
cializzazione. La riorganizzazione pro
duttiva delle imprese nel post-fordismo
ha quindi avuto l'effetto di ampliare la
fascia di persone che lavora autonoma
mente, al margine del sistema delle impre
se, senza esserne dipendente e senza avva
lersi di occupazione al le dipendenze.

5.5.4 Differenze di genere e segregazione
occupazionale

L'aumento di occupazione registrato nel
periodo 1993-99 e da attribuire soltanto
a Ila componente femminile (Tavola
5.2l),che e cresciuta di circa 464 mila
u nita (+6,6%) a fronte di un calo di circa
256 mila u n ita (-1,9%) della componente
maschile. Nel 1993 le donne rappresenta-

vano il 34,5% dell'occupazione totale; nel
1999 la presenza femminile nel mondo del
lavoro sale al 36,4%.

Le variazioni degli occupati per grandi
gru ppi professionali presentano andamen
ti differenziati per sesso e sottolineano
come il quadro dell'occupazione femminile
stia rapidamente cambiando. Le donne
beneficiano in misura su periore agli
uomini dello sviluppo delle professioni non
manu ali ad alta e bassa qualifica. La cre
scita occupazionale registrata per gli
imprenditori e dirigenti di impresa e per
le professioni di elevata specializzazione e
stata, infatti, pili sostenuta per il lavoro
femminile. Nelle professioni relative alle
vendite e ai servizi a ll e famiglie, comples
sivamente in crescita, si osservano un for
te aumento dell'occupazione femminile e
una diminuzione di quella maschile. In
questo gruppo, il pili sostenuto incremen
to occupazionale delle donne ha riguarda
to i lavoratori dipendenti, mentre non si
rileva una significativa differenza di gene
re nell'andamento delle occupazioni indi
pendenti.

La contrazione di occupazione registra
ta nelle professioni del gruppo 6 (artigia
ni, operai specializzati e agricoltori) e
significativamente superiore per le donne;
la flessione occupazionale del personale
non qualificato (gruppo 8) e maggiore per
gli uomini. Nelle professioni del gruppo 7
(conduttori di impianti e operatori di
macchinari), in aumento tra i dipendenti
e in contrazione nelle posizioni indipen
denti, per Ie donne si rileva un aumento
maggiore rispetto a Il a componente
mas chile e una contrazione minore.

Per misurare il fenomeno della "segrega
zione occupazionale" e il suo andamento
nel tempo si e calcolato, per gli anni 1993 e

G

1999, l'indice di dissomiglianza relativo
che fornisce una misura della quota di

L'Ind ice si ottiene calcolando la somma degli scostamenti in val ore assoluto tra la quota di donne occu
pate in ciascuna professione (in rap porto all'occupazione femminile complessiva) e la corrispondente quota
di maschi; la so mrn a e poi divisa per 2, valore massimo che essa puo assumere.
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Tavola 5.21 - Occupati per sesso e professione. Anni 1993 e 1999 (composizioni e variazioni p ercentu al i)

MASCI-II FEMMINE TOTALE

PROFESSIONI corner 1993 1999 Var,% 1993 1999 VaLO;\! 1993 1999 Var.%

1999/93 1999/93 1999/93

Legislatori, dirigentl e imprenditori 1 3,6 4,2 14,8 1,2 1,7 50,1 2,8 3,3 20,1
Parlamentari e dirigenti della pubblica amministrazione II 0,6 0,6 -3, I 0,3 0,3 16,3 0,5 0,5 0,8
Imprenditori e dirigenti d'impresa 12 2,9 3,6 18,7 0,9 1,4 61,8 2,2 2,8 24,7
Professioni di elevata speciaHzzazione 2 5,9 7,2 19,9 7,7 9,0 25,3 6,5 7,9 22,1
Professioni eli elevata spccia lizzaz ione (esclusi medici

e docent i) 21,22, 23, 25 2,9 4,1 35,9 2,0 3,2 67,0 2,6 3,7 44,2
Medici 24 1,4 1,4 3, I 0,8 1,2 53,1 1,2 1,3 14,9
Docenti e assimi1ati 26 1,6 1,7 4,9 4,8 4,7 3, I 2,7 2,8 3,8
Professioni intermedie (t ecn ic i) 3 14,6 16,5 10,6 22,7 25,4 18,9 17,4 19,7 14,3
Tecnici in scienze fisiche, naturali, dell'ingegneria,

paramedici, agronomi 31, 32 5,8 6,6 12,4 4,7 5 _3 20,8 5,4 6,2 14,9
Professioni. intermeclie ammi n isrra tive , finanziarie,

assicurative, commerciali 33 7,5 8,5 11,3 9,9 11,8 27,1 8,3 9,7 17,8
\Jl

Professioni intermedie de i servizi personali 34 1,3 1,4 -1,4 8,1 8,2 7,8 3,7 3,9 5,6
Professioni esecutive relative alI'amministrazione >-j

e gestione 4 8,5 8,7 1,3 16,0 16,7 11,0 11,1 11,6 6,1 ~
;J>

Professioni esecutive eli ufficio tll 6,8 7,2 3,8 13,9 14,2 9,0 9,3 9,8 6,5 CfJ

Professioni esecutive eli contatto diretto con la c1ientela 42 1,6 1,5 -9,4 2, I 2,5 24,0 1,8 1,9 4,2 "'i
0

Professioni relative aIle vendite e ai servizi per Ie famigHe 5 13,6 13,5 -2,4 21,0 21,7 9,8 16,2 16,5 3,1 ~

Professioni commerciali (esercenti e adclctti allc vendite) 51 7,2 6,6 -10,0 12,1 11,4 -0,2 8,9 8,3 -5,4 ~
;J>

Professioni nelle attivita turistiche e alberghiere N
(esercenti e addett i) 52 2,8 3,0 6,8 4,1 4,5 17,7 3,2 3,6 11,6 ~

0
Professioni ne i se rviz i eli istruzione,sanitari ed 3aile fa mi gl i e 53, 54, 55 3,6 3,9 5,5 4,8 5,8 28,3 4,0 4,6 14,9
Artigiani, operai specializzati, agricoltori 6 32,1 28,3 -13,3 14,5 10,3 -24,2 26,0 21,8 -15,4 tJ

tr::
Artigiani e operai dell'indusrtia estrattiva ed edilizia 61 9,6 8,7 -11,5 0,6 0,5 -13,3 6,5 5,7 -11,6 r-
Art ig ia n i e o p e ra i metalmeccanici 62 11 ,2 9,9 -13,2 1,3 1,1 -7,2 7,8 6,7 -12,8 z
Artigiani e operai della meccanica eli precisione

t'1
~

e artigianato artistico 63 1,5 1,5 0,8 0,9 ] ,0 9,9 1,3 1,3 3,1 o
Agricoltori e lavoratori agricoli 64 4,7 3,8 -20.7 4,5 2,7 -36,2 4,7 3,4 -25,9 ;J>

>-l
Artigiani e operai delle lavoraz io n i alimentari,del legno, 0

del tessile 65 5,0 4,4 -14,0 7,2 5,0 -25,0 5,7 4,6 -18,8 tJ
Conduttori di impianti e operatori di macchinari 7 11,4 11,9 2,8 5,1 5,4 13,7 9,2 9,5 4,8 t'1

Conduttori di impianti,operatori eli macchinari fi ss i 71, 72, 73 5,6 6,4 13,4 4,7 5,1 15,2 5,3 5,9 14,0
.-

Conduttori di veicoli, di macchinari mob il i ;
e di sollevamento 74 5,8 5,5 -7,5 0,4 0,3 -5,2 3,9 3,6 -7,4 <

0
Personale non qualificato 8 9,1 8,1 -12,7 11,8 9,9 -10,8 10,0 8,7 -12,0 ~

Personale non qualificato nell 'a mmin istraz ion e , 0
istruz i one e san it a 81, 83 3,2 2,H -15,6 3,9 3,1 -14,1 3,5 2,9 -15,0 Z

Personate non qualificato nelle vendite e in altri servizi 82, 84 2,4 2,5 1,7 4,9 4,9 6,1 3,2 3,3 4,0 t'1
P

Braccianti agricoli 85 1,6 1,3 -17,2 2,7 1,6 -38,2 2 _0 1,4 -27,1 t:
Personale non qualificato in a tt ivit a in dustria li ;J>

(m anova l i) 86 1,9 1,5 -22,1 0,4 0,3 -0,7 1,4 1,1 -20,2 Z
Forze armate 9 1,3 1,5 11,5 0,9 1,0 11,5 3
TOTALE 1-9 100,0 100,0 -1,9 100,0 100,0 6,6 100,0 100,0 1,0 Z

0

N
Numero di occupati 1-9 13.414.000 13.158.000 -256.000 7.069.000 7.533.000 464.000 20.484.000 20.692.000 208.000 ~

Z'-0 >-l
VI Fo n t e: Istat, Rilevazione trimestrale suite forze di lavoro ;J>
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donne (0 uomini) che dovrebbero cambiare
professione per ottenere una distribuzione
percentuale di occupati per professione
uguale per i due sessi. L'indice, che PUQ
variare tra °(assenza di segregazione) e 1
(massima segregazione), e passato da
0,38 nel 1993 a 0,37 nel 1999: non vi e stata,
quindi, una significativa riduzione del
fenomeno nel corso degli anni considerati.

II ratio index proposto da Charles 7 for
nisce un'ulteriore misura della segregazio
ne tra i sessi che, non risentendo della dif
ferente composizione dell'occupazione tra
Ie professioni in periodi diversi, e piu
adatta a fini comparativi nel tempo; in
un'analisi statica i risultati vanno, tutta
via, interpretati con cautela. L'indice PUQ
variare a seconda del livello di aggrega
zione delle categorie professionali, aumen
tando al crescere del dettaglio con cui sono
analizzate le professioni, p o iche riesce a
cogliere discriminazioni all'interno dei
grandi gruppi altrimenti non evidenti.
Una prima analisi e stata effettuata per
gli otto grandi gruppi professionali; la
stessa misura di segregazione e stata suc
cessivamente utilizzata con riferimento a
24 categorie di professioni R.

Nella Tavola 5.22 sono presentati i valo
ri per gli anni 1993 e 1999 del ratio index,
noriche i contributi specifici per ognuna
delle 24 categorie professionali. Ciascuno
di essi PUQ essere interpretato come 10 sco
stamento della professione dal modello
medio di presenza femminile nell'occupa
zione. Valori positivi indicano, nella rela
tiva professione, una sovrarappresenta
zione femminile rispetto alla presenza
media delle donne nel lavoro; simmetrica
mente, valori negativi indicano una sotto
ra ppresentazione.

II ratio index, se calcolato sugli otto
grandi gru ppi professionali, rimane sta-

bile fra il 1993 e il 1999, mentre segnala
una lieve flessione del fenomeno della
segregazione occupazionale se calcolato
con riferimento a tutti i 24 gruppi. Le don
ne sono sovrarappresentate nelle profes
sioni a elevata specializzazione, interme
die, esecu tive relative all' amministrazio
ne e gestione, relative alle vendite e ai ser
V1Zl alle famiglie e tra i lavoratori non
qualificati. La sovrarappresentazione
femminile nelle professioni a elevata spe
cializzazione e in quelle non qualificate
dipende, in effetti, solo da alcune catego
rie professionali all'interno di questi gran
di gruppi. Nel gruppo 2 le donne mostrano
una presenza piu significativa tra gli spe
cialisti nelle scienze della vita e tra i
docenti; nel gruppo 8, tra il personale affe
rente ai servizi di istruzione, sa n ita e
altri servizi e nell'agricoltura. La presen
za femminile risulta complessivamente
sottodimensionata tra legislatori, diri
genti e imprenditori; artigiani, operai
specializzati e agricoltori; conduttori di
impianti e operatori di macchinari.

La segregazione occupazionale tende a
ridursi nel tempo, sia per i gruppi che si
collocano ai vertici della gerarchia profes
sionale (l e 2), sia per quelli che sono alla
base C7 e 8). Nella categoria delle profes
sioni di elevata specializzazione, la ridu
zione del diva rio di genere e dovuta prin
cipalmente alla professione degli speciali
sti della salute e a quella dei docenti e
assimilati: per la prima, prevalentemente
masch ile , si rileva un aumento di occupa
zione femminile superiore a quello
maschile; per la seconda, a prevalenza
femminile, aumentano le posizioni lavora
tive maschili. Anche tra gli ingegneri e
archi tetti siregis tra un ril evante inc re
mento della presenza femminile. II guada
gno di occupazione fra i conduttori di

M.Charles, Cross national variation in occupation sex segregation, in "American Sociological Review",
57, 1992.

H Nel primo caso, I'analisi e stata svolta, a partire dalla classificazione Istat, fermandosi al primo digit.
Nel secondo caso, sono state utilizzate Ie informazioni sino al secondo digit, procedendo a una successiva
aggregazione di gruppi di professioni, secondo quanto indicato nella Tavola 5.22.
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Tavola 5.22 - Indicatori di segregazione occupaztoriale per sesso e professtone, Anrri 1993 e 1999

1999

O./'9

0,56

0.93

OAO
-1,27

0,58

2.06

0.00

0.02

1.26

0,52

0.03

o.6el

0,37

-2.54

0,30

0,39
-0,70

0.01

0,74
0.92

-0.21

-0.11

0.65

-0,92

-2.63

-1,92

-0.39
-0.72

0,32

-0,81

Contributi
specifici

( a)

23,0

65,0

66.0

26,0

45.0

30,0

22.0

72,0

4.0
70,0

114.0

67.0

n,O

36,0

40,0

990

3.0
7,0

85,0

21,0

92,0

46.0

79.0

319,0

109,0

112.0

is .0

46.0

158.0
88,0

Fe mrnine
per 100

maschi

0.60

-O~73

0,07

-2,52

-0,21

0,19

-2,48

0,35

0.43

0,63

-1,91

0,9 7

0,78
-1,43

0,53

-0,71

0,52

0.51

0.04

0,72

0.95

0,52

2.05

-0.12

-0,29

1,36
0,52

-1,01

-OA9
-0.94

0,34

Contributi
specifici

(a)

1993

69,0

63,0

89,0

3,0

69,0

70.0
24,0

3.0
6.0

77.0

18,0

82,0

23,0

44.0

43,0

25,0

16.0

69,0

75,0

33,0

50,0

109.0

89.0
10.0

70.0

319.0

100,0

107.0

36,0

31.0

160.0

82,0

Femmine
per 100

masc h i

5

4
41

51

63
64

74

8

61

62

53. 54, 55

6

42

81, 83

52

82, 84

85

86

65

7
71, 72, 73

CODlCI

31, 32

33
34

21 22. 23. 25

24

26

3

1

11

12

2

PROFESSIONI

Legislatori, dirigenti e imprenditori
Parlamentari e dirigenti della pubblica

a mm i n i s t r a z i o n e

Imprenditori e dirigenti d'impresa

Professioni di elevata speciaiizzazione
Professioni di elevata specializzazione (esclusimedici

e docenti)

Medici

Docenti e assimilati
Professioni intermedie (te cnic i)

Tecnici in scienze fisiche, natura li ,
dell'ingegneria, paramedici, agronomi

Professioni intermedie amministrative, finanziarie.
assicurative, commerciali

Professioni intermedie dei serv iz i personali

Professioni esecutive relative ail'amministrazione
e gestione

Professioni esecutive di ufficio

Professioni esecutive di contatto diretto con
la clientela

Professioni relative aile vendite e ai servizi
per le famigiie

Professioni commerciali (esercenti e addetti
alle vendite)

Professioni nelle attiv ita turistiche e alberghiere
(cscrce nti e addctt i)

Professioni nei se rv iz i eli istruzione,sanitari
ed alle famiglie

Artigiani, operai speciaiizzati, agricoltori
Artigiani e operai elell'indusrtia estrattiva

e d eelilizia

Artigiani e operai metalmeccanici

Artigiani e operai della meccanica di precisione
e artigianato artistico

Agricoltori e lavoratori agricoli

Artigiani e operai delle lavorazioni alimentari,
del legno, del tessile

Conduttori di impianti e operatori di macchinari
Co n du tt ori di impianti, operatori di macchinari fissi

Conduttori di veicoli, eli macchinari mobili e
di sollevamento

Personale uon qualificato
Personale non qualificato nell'amministrazione,

istruzione e s a n i ta

Personale non qualificato nelle vendite e in
altri s e rv i z i

Braccianti agricoli

Personale non qualificato in a tt iv ita industriali (ma n ov a l i )

TOTALE 1-9 53,0 58,0

Ratio index (b) (calcolato sugli 8 grandi gruppi)

Ratio index (b) (ealcolato su 24 gruppi)

0,61

0.87

0. 67

0.82

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
(a) I contributi s p ec ifi ci sono ottenuti con la seguente formula: C, ~ In(F, / M,)

[

n . T
1/11~ In(F, liVf,)j

(b) J1 ratio index s i ottiene come media aritmetica semplice elei contributi delle singole professioni in valore assoiuto.
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impianti e opera tori di macchinari, cate
gorie professionali a prevalenza maschile,
tocca le donne pill degli uomini. Nel grup
po 8, che vede le donne sovrarappresentate
e il numero di posti di lavoro in diminu
zione, cala soprattutto la manodopera
femminile.

Nelle categorie centrali della gerarchia
professionale, invece, la segregazione occu
pazionale tende a crescere per l'incremen
to della presenza relativa delle donne
(gruppi 4, 5 e 6). Pill in particolare, la
segregazione si rafforza soprattutto tra
gli impiegati a contatto con la clientela
(gruppo 4) e tra i lavoratori nei servizi di
istruzione, sanitari e a l le famiglie (grup
po 5). Nella categoria professionale dei
lavoratori agricoli (gruppo 6), la pill
sostenuta perdita di occupazione femmi
nile porta addirittura a un'inversione di
tendenza: il rap porto di coesistenza delle
donne sugli uomini, che nel 1993 assumeva
valori superiori a lla media, nel 1999 scen
de al di sotto.

L'espansione occupazionale, quindi, ha
in generale favorito le donne nella direzio
ne sia del rafforzamento della loro presen
za nei settori in cui erano g ia sovrarap
presentate rispetto alla media (gruppi 3,
4, 5), sia del riequilibrio nei gruppi in cui
erano sottorappresentate (l e 7). La con
trazione occupazionale ha comunque
penalizzato maggiormente la componente
femminile: nei gru ppi professionali che
registrano una perdita di posti di lavoro
il divario di genere si accentua, quando
questo e a favore degli uomini (gruppo 6),
si riduce quando vi e una sovrarappresen
tazione femminile rispetto a ll a media
(gruppo 8). La riduzione della presenza
femminile nelle professioni che hanno
subito una decisa flessione di occupazione
rimanda a lla "debolezza" dell'offerta di
lavoro femminile. Le donne, infatti, sia a
causa degli impegni familiari, sia p e rche
spesso percettori secondari di reddito
all'interno della famiglia, sono pili sogget
te a licenziamenti e rinunciano pill facil
mente a cercare lavoro quando l'economia
attraversa un periodo di crisi 0 questa
colpisce specifici settori di a ttivita.
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In sintesi, il rafforzarsi della presenza
femminile in occupazioni terziarie g ia
relativamente femminilizzate si e accom
pagnato all'ingresso delle donne in lavori
tradizionalmente maschili. I due processi
si sono compensati, cos icche non si e veri
ficata una flessione decisa della segrega
zione occupazionale.

Tuttavia, l'indice di segregazione assu
me, per l'Italia, valori inferiori rispetto
ad altri paesi europei e ci o sembra ricon
ducibile al minore livello di sviluppo eco
nomico del nostro paese. In Italia, le dif
ferenti o p p ortu n ita di genere su l lavoro
si manifestano, infatti, in primo luogo,
in termini di tassi di partecipazione, che
sono sensibilmente pill elevati per gli
uomini che per le donne, soprattutto in
corrispondenza delle classi di eta pill
avanzate, e in tassi di disoccupazione
nettamente inferiori. Inoltre, l'insuffi
ciente sviluppo di settori a prevalente
presenza femminile, quali i servizi perso
nali e al le famiglie e, pill in generale, il
terziario, e la minore diffusione del p a rt
timehanno ostacolato il processo di fem
minilizzazione dell'occupazione e conse
guentemente hanno limitato, rispetto ad
altri paesi, il fenomeno della segregazio
ne professionale. Va infatti sottolineato
che un ampio settore dei servizi e una
numerosa classe impiegatizia, due
caratteristiche strutturali delle econo
mie post-industriali, possono contribuire
a determinare alti livelli di segregazione:
da un lato, parte dei lavori domestici
tradizionalmen te femminili sono trasfe
riti all'interno dell'economia formale
come occupazioni remunerate e,
dall'altro, emerge una maggiore differen
ziazione funzionale e gerarchica delle
strutture organizzative che conduce ad
una maggiore burocratizzazione e a una
proliferazione dei livelli intermedi in cui
tendono a inserirsi prevalentemente Ie
donne. Va aggiunto che, nelle soci e ta
avanzate, la diffusione del lavoro a tem
po parziale pu o contribuire all'aumento
dei livelli di segregazione, in quanto pur
favorendo l'ingresso delle donne nel mon
do del lavoro le confina di fatto in occu-
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pazioni specifiche, spesso di basso livello
professionale, con limitate responsabi
Iita e con mansioni prevalentemente ese
cutive.

Analizzando l'occupazione per titolo di
studio, emerge che la percentuale di occu
pati nel 1999 con un'istruzione di livello
universitario (diploma universitario
incluso) e superiore tra Ie donne 03,9%)
che fra gli uomini 00,4%). Anche nel 1993
la quota era maggiore tra le donne, rna nel
periodo considerato il divario e cresciuto.
Tuttavia nel 1999, la quota di donne con
istruzione universitaria impiegata in
professioni ad alta qualificazione e infe
riore al corrispondente valore maschile
(85,3% rispetto all'88,3%), con un leggero
aumento in confronto al 1993. Dunque,
anche tra i laureati, donne e uomini non

Per saper'ne di pin

hanno uguali o p p ortu n ita di accesso alle
posizioni di lavoro pili prestigiose. Cia e
ancora pili evidente qualora si consideri
che la maggior parte delle donne impiega
te in occupazioni del gruppo 2 e concen
trata nell'insegnamento.

L'indice di dissomiglianza e il ratio
index, calcolati rispetto al sottoinsieme
dei laureati, rivelano una segregazione
inferiore a quella osservata tra gli occu
pati nel complesso. Cia dipende dalla
minore segregazione dei laureati occupati
in professioni di bassa qualifica, mentre
nelle professioni pili qualificate il livello
di segregazione e ana logo a quello
dell'occupazione complessiva. Anche per le
donne laureate, quindi, l'accesso al mondo
del lavoro qualificato rimane pili difficile
che per gli uomini.
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Dinamica dei differenziali retributivi
nella contrattazione nazionale

L'analisi della var i a b i l it a retributiva a
livel lo contrattuale e importante per com
prendere Ie differenze settoriali nella
remunerazione del lavoro dipendente,
soprattutto in una fase, come quella
attuale, caratterizzata da profondi
mutamenti sia negli assetti produttivi
sia nella contrattazione collettiva.

Nell'ultimo decennio si sono verificati
alcuni eventi rilevanti per la contrattazio
ne e la politica dei redditi: da un lato
l'abolizione della scala mobile e dall'altro
la concertazione avviata con la sigla del
protocollo del luglio 1993. In particolare,
questo accordo ha introdotto importanti
nov ita negli assetti contrattuali, nel tenta
tivo di conciliare obiettivi di natura eco
nomic a con i comportamenti e le pratiche
contrattuali delle parti sociali. Per gli
aspetti retributivi e stata affermata la
durata biennale del contratto nazionale ed
e stata introdotta I'In de n n ita di vacanza
contrattuale per i contratti in ritardo di
rinnovo. Inoltre, la dinamica retributiva e
stata riferita ai tassi di inflazione pro
grammata, riconosciuti come obiettivo
comune dalle parti sociali. Alla contratta
zione aziendale e stato invece riconosciuto
un ru o lo di ancoraggio delle erogazioni
salariali al raggiungimento di risultati
previamente concordati. La portata delle
n ovita introdotte suggerisce quindi di ana
lizzare la dinamica temporale delle retri
buzioni contrattuali sia per settore sia
per livello di inquadramento.

I dati analizzati si riferiscono all'indi
ce delle retribuzioni orarie contrattuali e
sono relativi agli anni 1982, 1990, 1995,
1999; ad eccezione del 1999, essi coincido
no con i rinnovi della base di calcolo.

L'indicatore e ottenuto mediante il rap
porto tra gli indici delle retribuzioni per
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dipendente e quelli dell'orario contrattua
le di lavoro.

Nel calcolo degli indici delle retribu z.io
ni contrattuali si utilizza un sistema di
ponderazione fisso che si riferisce alla
situazione rilevata nel periodo ass unto
come base per i contratti nazionali di
lavoro p iu rappresentativi.

I parametri utilizzati per definire cia
scuna delle categorie contrattuali conside
rate per la base Ccomposizione dell'occu
pazione, a.nz.ia n ita , coefficienti per
l'attribuzione delle inde n n ita eccetera)
rimangono fissi per tutto il periodo di
riferimento. In occasione del rinnovo della
base, essi vengono adeguati ai cambia
menti intervenuti nel mercato del lavoro.
Pertanto, le variazioni nei valori delle
retribuzioni registrate negli anni di r inn o
vo della base possono essere almeno in par
te attribuite alle modifiche introdotte
nella composizione dei pesi.

Per cogliere le dinamiche che hanno
caratterizzato i differenziali retributivi
per settore sono stati analizzati gli scarti
percentuali dalle retribuzioni medie, sia
per il totale dei dipendenti sia per le qua
lifiche di operai e impiegati. Successiva
mente, sono stati calcolati i coefficienti di
variazione Cponderati e non) per settore
di a tt iv ita e per qualifica.

Tra il 1982 e il 1999 l'indice delle retri
buzioni orarie Cal lordo degli effetti
dell'inflazione) e au menta to del 177%.
Tale aumento si e verificato soprattutto
tra il 1982 e il 1990, un periodo di eleva
ta inflazione, mentre negli anni successi
vi, sia per effetto della riduzione del t a s
so di inflazione, sia per l'attuazione di
politiche di moderazione salariale,
l'indice ha registrato un incremento del
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26,1% tra il1990 e il1995 e dell'1l,4% tra
il 1995 ed il 1999 (Tavola 5.23). Nel
periodo 1982-1990 in tutti i settori si
sono registrati tassi di crescita inferiori
rispetto a ll a media, ad eccezione delle
a tt i v ita dell a pub b l i c a a m min i s t r a z i o
ne. Nel periodo 1990-1995, viceversa, si
sono avvantaggiati gli altri settori. Tra
il 1995 e il 1999, infine, il ritmo di cre
s c it a nell'agricoltura e risultato sensi
bilmente pili basso rispetto a quello
medio; anche quello dell' industria e sta
to inferiore, rna in misura pili l i m it a ta ;
i servizi destinati a lla vendita sono
aumentati secondo la media e la pubbli
ca amministrazione in misura assai
superiore.

Considerando 10 scarto percentuale del
la retribuzione contrattuale media oraria
dei diversi settori dal valore medio gene
rale, differenze positive si osservano nei
settori del credito e assicurazioni, della
pubblica amministrazione e dei trasporti
e comunicazioni. Nel primo comparto 10
scarto percentuale e aumentato fino al
1995 (Figura 5.17), nella pubblica ammi
nistrazione si e ridotto lievemente sin dal
1990, nei trasporti e comunicazioni e pure
diminuito leggermente.

Differenze negative si osservano, invece,
negli altri settori. Tra il 1982 e il 1990,
nell'agricoltura, nel commercio e nei servi
z i privati, le retribuzioni me die orarie
contrattuali si allontanano dalla media
generale; nell' industria in senso stretto, 10
scarto rimane costante, mentre diminui
sce nell'edilizia. Negli anni successivi 10
scarto continua ad aumentare soltanto
nel ramo dell'agricoltura, mentre si atte
nua nei servizi privati e nel commercio e
pubblici esercizi. Nel periodo 1995-1999 Ie
differenze continuano ad aumentare
nell'edilizia e nell'agricoltura.

Per le retribuzioni dei soli operai si
registrano valori sensibilmente su periori
a ll a media soltanto nel comparto dei
trasporti e comunicazioni, anche se tra
il 1982 e il 1999 il divario si attenua,
passando dal 28% al 22% (Figura 5.18).
NelI'industria in senso stretto 10 scarto e
negativo nel 1982, rna passa a valori
moderatamente superiori a l l a media
negli anni successivi. Nell'edilizia, dopo
la punta posi tiva del 1990, Ie retribuzio
ni si portano su valori molto simili a
quelli medi. Nel settore del commercio e
pubblici esercizi le retribuzioni, che nel
1982 erano superiori a quelle medie
(+5%), nel 1990 divengono inferiori; negli

Tavola 5.23 - Indice delle retribuzioni contrattuali orarie per settore di atrivita economica. Anni
1982,1990,1995 e 1999 (variazioni p ercentu ali e differenze assolute rispetto alla va
riazione deli'in.dice generale)

SETTORI Dr ATTIVITA. ECONOMICA
VARIAZIONI % DIFFERENZE ASSOLUTE RISPETTO ALLA

VARIAZIONE DELL'IKDICE GENERALE

1990/82 1995/90

Agricoltura

Industria

Se rv i z i destinabili alla vendita

Att iv it a della pubblica amministrazione

Indice generale

93,4

90,2

91,4

119,6

97,7

33,0

43,0

37,6

-5,3

26,1

1999/95 1990/82 1995/90 1999/95

-28,9 -4,3 6,9 -40,3

9,7 -7,5 16,9 -1. 7

11,4 -6,3 11,5 0,0

18,4 21,9 -31,4 7.0

11,4

Fonte: Istat, Indice delle retribuzioni orarie contrattuali
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Figura 5.17 - Retribuzioni contrattuali medie orarie per settore di attivita economica. Totale
dipendenti. Anni 1982, 1990, 1995 e 1999 (differenze percentuali rispetto alla media)
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Figura 5.18 - Retribuzioni contrattuali medie orarie per settore di attivita economica. Ope
rai. Anni 1982, 1990, 1995 e 1999 (differenze percentuali risp etto alla media)
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anni successivi tale distacco si riduce,
rimanendo comunque di segno negativo.
Anche nel comparto dei servizi privati si
osserva un picco negativo nel 1990
(-10%), che tende a diminuire negli anni
successivi. La dinamica registrata per
gli operai del ramo dell'agricoltura e
simile a quella registrata per il totale
d e i dipendenti.

Le retribuzioni degli impiegati del set
tore del credito e della pubblica ammini
strazione risultano superiori a quelle
medie in tutto il periodo considerato
(Figura 5.19). Negli altri settori, esclusi
i trasporti e le comunicazioni, si osser
v a n o scarti negativi, soprattutto nel
1990, anna in cui il distacco dai valori
medi aumenta in tutti i settori. A parti
re dal 1995, la differenza negativa
rispetto alla media tende a diminuire
nell'industria in senso stretto, nei servizi
privati, nel commercio e pubblici esercizi

e nell'edilizia. In quest'ultimo comparto
10 scarto riprende ad aumentare legger
mente nel 1999. Nel ramo dell'agricoltu
ra, invece, il distacco e in continuo
aumento e passa dal -1% nel 1982 al -27%
nel 1999.

Allo scopo di verificare eventuali proces
si di convergenza nella dinamica delle
retribuzioni sono stati calcolati i coeffi
cienti di variazione delle retribuzioni ora
rie per qualifica e settore di a tt iv ita eco
nomica. Oltre al coefficiente di variazione
ponderato e stato calcolato il coefficiente
non ponderato solo per il totale dei dipen
denti. Quest'ultimo mette in luce la varia
b il ita del fenomeno indipendentemente dal
peso dei lavoratori coinvolti e permette di
individuare la presenza di diversificazio
ni retributive anche relativamente a grup
pi poco numerosi. I coefficienti sono stati
calcolati sui valori delle retribuzioni ora
rie di 36 aggregati contrattuali, 19 per

Figura 5.19 - Retribuzioni contrattuali medie orarie per settore di attrvtta economica. Impie
gati. Anni 1982, 1990, 1995 e 1999 (d ifferenze percentuali rispetto alla media)
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l'industria 9, 7 per i servizi 10 e 10 per la
pubblica amrni n is tr az.i o ne ".

Per il totale dell'economia il coefficiente
di variazione ponderato tra il 1982 e il
1990 e aumentato di sei punti percentuali
(dal 26% al 32%), mentre negli anni sue
cessivi si e ridotto al 29%. Questo risulta
to sembra indicare che i cambiamenti
introdotti con il protocollo del 1993 hanno
determinato una lieve convergenza e sue
cissivamente una stabilizzazione della
var ia b il ita r e tr ib u t iva , almeno al primo
livello della contrattazione. Per verificare
quest'ipotesi e necessario p ero approfon
dire le differenze nell'andamento della
var iab il ita tra operai e impiegati e nei
diversi settori.

Va sottolineato che per tutto il periodo
considerato la variab il ita settoriale delle
retribuzioni orarie e molto pili elevata tra
gli impiegati che tra gli operai: mentre per
i primi il coefficiente di variazione non e
mai inferiore al 24%, per i secondi non supe
ra mai il 13% (Tavola 5.24). Una delle
ragioni di questa differenza e che il coeffi
ciente di variazione delle retribuzioni
dell'industria - settore in cui e concentrato
il maggior numero di operai - e pili conte
nuto di quello dei servizi e della pubblica
amministrazione.

Con riferimento agli operai, dopo il
1990 si registra una diminuzione della
v a r i a b i l i ta delle r e tr ib u z i o n i , a sintesi
di un lieve incremento dei differenziali
nell' industria e di una rilevante riduzio
ne nei servizi.

Nel 1990 il coefficiente di variazione per
gli operai del terziario registra il livello
pili alto (16,5%), per effetto dei valori ele
vati delle retribuzioni orarie nei traspor
ti. Negli anni successivi la var iab il ita e
invece diminuita sino a portarsi n e llu lti
mo anna sui valori registrati per gli ope
r a i dell' industria, rimasti p r e s s o ch e
costanti tra il 1995 ed il 1999.

Anche con riferimento agli impiegati la
va r iab il ita retributiva si riduce dopo il
1990. Nel settore industriale essa cresce di
4 punti percentuali tra il 1990 e il 1995 e
rimane stabile nel 1999. Al contrario, nei
se rv iz i e nella pubblica amministrazione
la variab il ita diminuisce nel corso del
l'ultimo decennio.

II quadro si modifica se si osserva
l'andamento del coefficiente di variazio
ne non ponderato riferito al totale dei
dipendenti. Esso raggiunge livelli molto
elevati anche do po il 1990, soprattutto
per le retribuzioni degli impiegati della
pubblica amministrazione e dei servizi.
Nel 1999 il coefficiente di variazione dei
servizi e pari al 68,6% e quello della pub
blica amministrazione e pari all'85,2%.
Questi valori molto elevati rivelano pro
babilmente come il ritmo di crescita del
le retribuzioni all'interno dei comparti
sia stato fortemente differenziato.

In effetti, la dina mica delle retribuzioni
orarie tra il 1982 e il 1999 non e stata
uniforme a livello settoriale, soprattutto
tra gli impiegati. All'interno dell'industria,

9 Gli aggregati contrattuali dell'industria sono: estrazione minerali solidi, a l i m e nt a r i esclusa ol e ar ia , olea
ria e margariniera, tabacco, te ssi l i, confezioni in serie, pelli e cuoio, conciarie, calzature, legno, carta e car
totecnica, editoria e grafica, petrolifere, chimiche, gomma e plastiche, lavorazione m i ne ra l i non metalliferi,
metalmeccanica, energia elettrica, gas, acq u a, e d i l i z i a .

In Gli aggregati contrattuali d e i servizi sono: commercio, pubblici esercizi e alberghi, trasporti, poste e
telecomunicazioni, a tr iv ita connesse a i trasporti, credito, assicurazioni.

11 Gli aggregati contrattuali della pubblica amministrazione sono: ministeri, e nt i pubblici non economici,
enti lo ca l i . servizio sanitario nazionale, ricerca, s cu o la , u n iv ers it a , magistrati, forze dell'ordine, militari e
difesa.
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Tavola 5.24 - Coefficienti di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori di
pendenti per categoria professionale e settore di attrvita econornica. Anni 1982,
1990, 1995 e 1999 (valori percentu.ali)

SETTORI Dr ATTIVITA ECONOMICA

Industria

Servizi

Pubblica amministrazione

Totale

Industria

Se rv i z i

Pubblica amministrazione

Totale

Industria

Servizi

Pubblica amministrazione

Totale

Fonte: Istat, Indagine sulle ret r ibu z io n i contrattuali

per questa categoria professionale, le retr i
buzioni SO no aumentate a un ritmo pili
sostenuto nel comparto della grafica ed
editoria (vi sono compresi i giornalisti) e
nelle industrie chimiche, con tassi di ere
scita superiori rispettivamente del 29% e
del 25% a quello medio del ramo, mentre
sono cresciute a un ritmo inferiore
nell' industria mineraria e nelle confezioni
in serie (del 37% e 30% in meno). Nel ramo
dei servizi si e registrato un incremento
soprattutto nelle retribuzioni orarie degli
impiegati del credito e assicurazioni e dei
trasporti (rispettivamente del 20% e del
15% in pili rispetto a lla media del ramo),
mentre per gli impiegati dei pubblici eser
cizi e alberghi l'aumento e stato del 4%
inferiore a quello medio.

1982 1990 1995 1999

OPERAI

7,7 9,1 10,0 10,0

11,7 16,5 11,4 9,8

10,2 13,0 12,0 12,1

IMPIEGATI

10,2 11.7 15,9 15,4

25.7 29,8 27,9 25,6

25.3 24 3 23,6 23.7

24,4 30,7 26,5 26,0

TOTALE DIPENDENTI

9,0 10,4 13,9 13,9

22,8 27,7 26,1 24.4

25,3 24.3 23,6 23,7

25,9 31,8 28,8 28,8

Infine, nella pubblica amministrazione,
settore in cui nel 1999 si osserva il livello
di var iab il ita pili elevato, se Ie retribuz io
ni dei magistrati, dei dipendenti del se r
vizio sanitario e de Il'u nive rs ita sono ere
sciute in misura maggiore rispetto a ll a
media (rispettivamente del 44%, 38% e
37%), quelle degli enti locali e della scuola
sono aumentate ad un ritmo inferiore a
quello medio 09% e 14%). Questo risu lta
to indica che, nonostante il coefficiente di
variazione ponderato del settore sia sta
zionario dopo il 1990, si e comunque veri
ficata una tendenza a lla diversificazione
delle retribuzioni che ha coinvolto un
numero limitato di lavoratori.

L'analisi dei differenziali salariali nella
contrattazione di primo livello mostra la
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tenuta complessiva degli accordi di luglio,
che hanno determinato una lieve conver
genza delle dinamiche retributive, so prat
tutto nel settore terziario. Tuttavia a
questa tendenza, che ha coinvolto la mag
gioranza dei lavoratori, se ne e affiancata
un'altra per piccoli gruppi di lavoratori
che, proprio per la lora scarsa nurriero
s ita , sono riusciti a differenziare la pro
pria performance r e t r i b u t iv a . si tratta
di un fenomeno nota in letteratura con il
termine di free riding rispetto alla p o l it i-
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ca dei redditi. Tali comportamenti si sono
verificati, come visto, per il settore della
chimica e dell'editoria nell'industria, per
i contratti del credito e trasporti nei se r
vizi e per i magistrati, i medici e gli u n i
versitari nella pubblica amministrazione.
La diversificazione dei redditi pUG essere
attribuita non solo a lle rivendicazioni sin
dacali, rna anche a lle politiche incentivan
ti messe in atto dai datori di lavoro per
assicurarsi il buon esito della ristruttura
zione dei processi produttivi.
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Approfondimenti

Dinamica delle retribuzioni nelle imprese manifatturiere

L'analisi delle relazioni tra caratteri
stiche strutturali aziendali (dimensione,

La misurazione delle dinamiche salariali
a livello d'impresa rappresenta un aspetto
rilevante dell'analisi delle problematiche
retributive. II dibattito sulla fl e ss ib il ita
salariale e sulla "coerenza" dei livelli (e del
le dinamiche) retributivi con i livelli (e le
dinamiche) della produttiv ita del lavoro
pone l'esigenza di una valutazione per grup
pi di imprese omogenee in termini di
dimensione (numero di addetti). settore di
att ivita economica e localizzazione territo
riale.

Negli anni Novanta i1 paese ha conosciuto
fasi cicliche notevolmente differenziate e
profonde modificazioni di carattere strut
turale che hanno generato pressioni di tipo
monetario e reale potenzialmente destabi
lizzanti per i1 sistema delle imprese. In que
sto contesto la politic a di determinazione
salariale e stata basata, almeno in un pri
mo tempo, largamente su compatib il ita
macroeconomiche .

Negli anni piu recenti, l'esigenza di una
crescente fle ssibilita del mercato del lavoro
ha sollecitato una riconsiderazione delle
politiche salariali, con una maggiore atten
zione a cornpatibrlita microeconomiche.
A fronte di un ruolo centrale assunto dalla
contrattazione nazionale, le imprese hanno
dovuto gestire le politiche salariali azien
dali in un contesto caratterizzato, su l ver
sante dell'economia reale, da notevoli shock
esterni - di domanda e di offerta - che han
no determinato impatti differenziati sui
diversi segmenti del sistema produttivo.

Dinamiche retributive per
aziendale, settore di att iuitd
localizzazione delle imprese

dimensione
economica e

settore, localizzazione) e dinamiche s a la
riali e basata su un panel di oltre 5 mila
imprese manifatturiere attive in ciascuno
degli anni che vanno dal 1991 al 1996. Per
queste imprese, che nel 1996 comprendeva
no complessivamente circa 660 mila
addetti, si dispone contemporaneamente
di indicatori contabili, salariali ed o ccu
pazionali derivanti dalla rilevazione sul
sistema dei conti delle imprese con almeno
20 addetti (Sci), condotta annualmente
dall'Istat.

Le imprese del panel sono state distinte
in quattro segmenti dimensionali com
prendenti u n ita con un numero di addetti
rispettivamente pari a 20-49, 50-99, 100
249 e 250 ed oltre. Inoltre, allo scopo di
misurare con accuratezza le dinamiche
retributive delle imprese nelle diverse
rip artiz io ni te rri to ria 1i , so no s ta te s el e
zionate sol tanto quelle unilocalizzate, per
le quali la sede legale coincide con la loca
lizzazione degli impianti. Questa scelta
ha comportato l'esclusione dall'analisi di
molte imprese di grandi dimensioni, ope
ranti su scala pluriregionale. Tuttavia,
essa appare giustificata tenendo conto
che 10 scopo principale e quello di valutare
le effettive dinamiche salariali su base
geografica e che informazioni territoriali
dettagliate (re tr ib uz io ni , ore lavorate
eccetera) non sono disponibili per le gran
di imprese plurilocalizzate.

L'analisi delle dinamiche delle retribu
zioni orarie di fatto mostra una notevole
ornogene ita tra le diverse classi di addet
ti, seppure in presenza di una relazione
positiva tra crescita dei salari orari e
dimensione delle imprese. Tra i1 1991 e il
1996 le retribuzioni orarie di fatto sono
aumentate del 22,5% nelle piccole imprese,
del 22,9% in quelle medio-piccole, del
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Approfondimenti

Figura 5.20 - Retribuzioni orarie nelle imprese manifatturiere unilocalizzate per classe di
addetti dell'impresa e ripartizione geografica (variazioni percentuali tra it
1991 e it 1996)
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Fonte: Ist a t, Sistema dei conti delle imprese

23,4% in quelle medio-grandi e del 23,7%
nelle grandi imprese (Figura 5.20).
L'impatto dell'orario effettivo di lavoro
modifica i tassi d i crescita salariale nelle
diverse classi dimensionali che tendono a
convergere. Considerando le retribuzioni
pro capite corrette per tenere canto del
ricorso delle imprese alla cassa integra
zione guadagni, i tassi di variazione delle
quattro classi dimensionali tra il 1991 e il
1996 risultano pari, rispettivamente, al
24,5%, 25,3%, 25,4% e 24,2%.

L'incremento tendenziale dell'orario di
lavoro nelle piccole e medie imprese,
rispetto alla diminuzione verificatasi
nelle grandi imprese, ha consentito un
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recupero salariale pro capite delle pri
me.

Porche l'indice dei prezzi al consumo
tra il 1991 e il 1996 e aumentato del 25%,
soltanto i lavoratori delle medie imprese
(tra 50 e 249 addetti) hanna avuto un lie
vissimo incremento d i salario reale.

Questa notevole orno gerie ita delle dina
miche salariali di fatto e associata a
differenziazioni settoriali che assumono
importanza nelle medie e grandi imprese
(Figura 5.21). Nelle piccole imprese la
variazione complessiva dei salari orari
risulta sostanzialmente allineata nei tre
principali settori d i a tt iv it a d e Il 'Indu
stria m a n ifa t t u r i e r a (Ln d u st r i e c h i rn i-
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ApprofQndimenti

Figura 5.21 - Retribuzioni orarie nelle imprese manifatturiere unilocalizzate per c1asse di
addetti e settore di attivita (variazioni p ercen.tuali tra if 1991 e if 1996)
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che e siderurgiche, industrie meccaniche,
industrie alimentari-tessili). A partire
dalla classe dimensionale con 50 addetti
e pili la dinamica salariale nel comparto
chimico e siderurgico tende progressiva
mente a superare quella degli altri due
settori e il differenziale aumenta
all'aumentare della dimensione delle
imprese.

L'analisi delle dinamiche retributive
orarie in base al la dimensione e a ll a loca
lizzazione delle imprese (Figura 5.20)
mostra una divaricazione tra i tassi d i
crescita dei salari delle imprese operanti
nel Mezzogiorno rispetto a quelle delle
altre r ip a r t iz i o n i. In particolare, i salari

orari pagati nel Mezzogiorno cresco no in
misura significativamente maggiore
rispetto a quelli delle altre aree del paese
nel segmento delle piccole e medie imprese,
mentre presentano una dinamica pili len
ta nel segmento delle grandi imprese. Con
frontando ad esempio le dinamiche retri
butive delle imprese meridionali con 20-49
addetti con quelle delle imprese di pari
dimensioni del Nord-est, si rilevano tassi
di crescita rispettivamente del 30% e del
23%. Nella classe con 50-99 addetti, a fron
te d i una crescita salariale nelle imprese
meridionali pari al 27%, le imprese del
Nord-est presentano un incremento del
23%. Il differenziale si riduce nel segmento
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Approfondimenti

Figura 5.22 - Retribuzioni orarie e retribuzioni lorde pro capite nelIe imprese manifatturiere
unilocalizzate per classe di addetti. Anni 1991-96 (variazioni percentuali sull'anno
precedente)
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delle medio-grandi imprese, mentre la
dinamica salariale delle grandi imprese
meridionali appare nettamente inferiore
a quella delle grandi imprese localizzate
nelle altre ripartizioni.

Occorre tenere presente che le analisi
effettuate, riferendosi a un insieme chiuso
di imprese attive in tutti gli anni che van
no dal 1991 al 1996, riguardano i compor
tamenti di un nucleo stabile di imprese
consolidate mentre non colgono, per defini
zione, le modificazioni strutturali in d o t
te della demografia delle imprese. Come e
noto, nel Mezzogiorno la turbolenza demo
grafica del sistema delle imprese e, anche
nel comparto manifatturiero, piuttosto
forte e comunque superiore a quella delle
altre ripartizioni territoriali. In questa
contesto, il fatto di riferire le analisi ad
un panel chiuso di imprese, se da un lato
consente di misurare con precisione le
dinamiche salariali d'impresa, seguendo
ne la "storia", dall'altro puo fornire un
quadro distorto, poiche vengono ignorati
gli effetti, anche salariali, delle nascite e
delle cessazioni di imprese.

Le variazioni salariali annuali relative
ai due principali indicatori retributivi (le
retribuzioni orarie e quelle pro capite)
(Figura 5.22), mostrano nel periodo 1991
96 una correlazione positiva che tende ad
aumentare al crescere della dimensione
az ieridale. In altri termini, nelle piccole e
medio-piccole imprese gli scostamenti tra i
tassi annuali di variazione dei salari orari
e quelli dei salari pro capite risultano di
maggiore entita rispetto a Ile due classi
dimensionali superiori. Ci o deriva da una
variabil ita dell'orario effettivo di lavoro
pill elevata nelle piccole e medie imprese. I1
maggiore allineamento tra le variazioni
dei due indica tori salariali considerati si
osserva nella classe delle medio-grandi
imprese (con 100-249 addetti).

In generale, la tendenza delle dinami
che retributive e caratterizzata da un

graduale rallentamento dei tassi annui
di crescita. La differenza assoluta tra i
tassi di variazione delle retribuzioni pro
capite del 1992 rispetto a quelli del 1996
e pari a T,2 punti percentuali nelle picco
le imprese, 1,7 punti in quelle medio-pic
cole, 2,9 nelle medio-grandi e 1,9 nelle
grandi. Il profilo ciclico delle dinamiche
salariali distingue le imprese con 20-99
addetti da quelle di dimensione su p e rio
re: mentre nelle prime la dinamica
annuale delle retribuzioni procapite ten
de sistematicamente a rallentare nel
periodo 1991-96, nelle seconde si osserva
no tendenze accelerative nel biennio
1995-96.

Scomposizione della uariabiiita delle
retribuzioni per categorie professionali

Il quadro salariale emerso dall'analisi
precedente, se da un lato evidenzia la sp e
cificita delle dinamiche retributive del
periodo 1991-96 all'interno delle diverse
tipologie di imprese, dall'altro offre spun
ti per ulteriori approfondimenti, relativa
mente, in particolare, all'evoluzione della
varia b i l ita salariale, con riferimento alle
remunerazioni di operai ed impiegati. I
dati precedentemente descritti si riferiva
no, infatti, a salari medi d'impresa, senza
distinguere le retribuzioni delle diverse
categorie professionali.

In tutte le classi dimensionali conside
rate, le retribuzioni orarie degli operai
aumentano in misura significativamente
inferiore a quelle degli impiegati. Si
tratta di un differenziale pari all'8% cir
ca nelle piccole imprese ed al 5% nelle
classi dimensionali superiori. In partico
lare, le piccole imprese sono quelle che
mostrano il min ore incremento delle
retribuzioni degli operai 09%) e il mag
giore incremento delle retribuzioni degli
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i m p i e g a d e n t i (27%). Nelle g r a n d i
imprese t a s s i d i c re s ita s a la r ia le del
le due categorie professionali risultano
pari, rispettivamente, al 20% ed al 25%.

Queste dinamiche salariali consentono
di verificare quindi un'apprezzabile diffe
renziazione nelle politiche retributive
az ie n dal i tra Ie imprese di m irrori d irn e n
si o n i e le a ltre classi dimensionali, asso
ciata certamente ad una domanda di
lavoro che, nelle imprese minori, sembra
richiedere d iffer en z i a z io n i ma g g ior i tra
gruppi d i lavoratori che tra categorie pro
fessionali. Tale r i su lt a to tro va conferma
in un esercizio di scomposizione della
v ar iab il ita delle retribuzioni per gli ope
ra i e gli impiegati/dirigenti nelle diverse
classi dimensionali, che tiene conto del
settore di a tt iv it a economica e della
r ip a rt iz io n e geografica.

Come indice di dispersione e utilizzata
la va rianza dei 10garitmi dell e retribuz io
ni orarie che viene ripartita in una com
ponente within (intragruppo) per gli ope
ra i , in una within (intragruppo) per gli
impiegati e in una between Cintergru p p o )

i z
per impiegati e d operai -. Le componenti
within colgono la va r i ab il ita retributiva
relativa a ciascuna categoria professiona
Ie e consentono di cogliere la dina mica pre
sente all'interno di ciascun gruppo; men
tre la componente between permette di
individuare i l grado d i d ive rs ita tra le

retribuzioni medie degli impiegati e degli
operai.

La quota di var i ab il it a within per gli
impiegati tende a dirn inu ire al crescere
della classe di addetti, con rarissime ecce
z io n i (Tavola 5.26).

La var iab i Iita delle re tr ib uz ion i degli
operai si mantiene, in ogni caso, su livelli
superiori di quella degli impiegati e ne lle
piccole imprese risulta superiore sia della
v a r i a b i l i t a between sia di quella within
per gli impiegati.

Considerando invece le imprese con pili
di 50 addetti si nota una preponderanza
della componente between, che cresce
costantemente all'aumentare della classe
dimensionale. Tale componente spiega una
frazione di va riab il ita superiore al 50%
nelle grandi imprese, evidenziando tratta
menti r e tr ib u t iv i' maggiormente differen
ziati fra operai e impiegati di quanto
avvenga nelle piccole imprese.

SuI piano settoriale, il comportamen
to delle imprese chimiche e metalmecca
niche mostra una sostanziale costanza
nel tempo della componente between che
r i s u lt a sempre pili elevata delle altre
due. Con riguardo a lla var ia b il i ta nel
tradizionale settore alimentare-tessile
si rilevano, invece, per le tre componenti
andamenti n e l tempo alquanto disconti
nui, coerentemente con la struttura
dimensionale (in genere piccola) di que-

12 La ripartizione della v a r ia n z a e st a t a ottenuta attraverso la seguente formula:
imp ope imp ope

Varianza totale = '\'~(wimp _ wimp)" + '\'~(Wope _ Wope)" + (Wimp _ W) 2 '\'~+ (WOlle _ W)2 '\'.~
L" N' L" N ' L" N L" N

in cui Nell numero totale d i operai e impiegati, ":
m

, e ":'1" sono rispettivamente i l numero di impiegati e di
o p cra i dell'lmpresa i-e s irn a , 'ij';m,' e 'G'" le medie del logaritmi delle retrlbuzioni orarie degli impiegati e degli
operai dell'lmpresa i-esima, 'ij"'." e 'ij''''' le me d ie dei logaritml delle retribuzioni orarie d e i due gruppi eWe la
media generale dei logaritmi delle retribuzioni orarie per il complesso degli operai e impiegati. II primo
addendo a l secondo membro rappresenta la va ria n za Intragruppo per gli operai; II secondo addendo qu e lla per
gli operai e la so mrn a degli ultimi due addendi la varianza intergruppo.

I r i s u l t a t i ottenuti mediante la ripartizione della varianza sono s t at i riportati a 100 e fanno riferimento
aI periodo 1991-1996.
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5. TRASFORMAZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO NEGLl ANNI NOVANTA

Tavola 5.25 - Retribuz.iorrl orarfe di impiegati e operal per classe di addetri, Scomposizione della
varianza. Anni 1991-1996 (ualo ri p ercentu al i)

VARIANZA WITHIN
CLASSE Dr ADDETTI VARIANZA

BETWEEN Impiegati Operai
Totale

20-49 addetti
50-99 addetti
100-249 addetti
250 addetti e o ltre

20-49 addetti
50-99 addetti
100-249 addetti
250 addetti e oltre

20-49 addetti
50-99 addetti
100-249 addetti
250 addetti e oltre

20-49 addetti
50-99 addetti
100-249 addetti
250 addetti e oltre

20-49 addetti
50-99 addetti
100-249 addetti
250 addetti e oltre

20-49 addetti
50-99 addetti
100-249 addetti
250 addetti e o ltr e

Fonte: Istat. Sistema d c i conti delle imprese

18.4
28,6
33.6
41.8

20,9
30,4
36,2
41 5

21,9
31,9
38,8
41,8

21,3
31,7
39,0
43,8

22,6
33,8
40.3
39,9

15,6
77 7
~ I, ....

33,4
59,3

ANNO 1991
31,3 50,3
26.5 44,9
27,2 39,3
21,0 37,2

ANNO 1992
31,0 48,1
28,6 41,0
24,2 39.7
24,3 34,3

ANNO 1993
31,0 47,1
26,5 41,6
22,8 38,3
26,2 32,1

ANNO 1994
32,3 46,4
26,5 41,8
24,7 36,3
21,8 34,4

ANNO 1995
32,6 44,8
26,5 39,7
22,6 37,1
27,6 32,4

ANNO 1996
30,7 53,7
29,7 43,2
30,0 36,6
2,3,7 37,0

100,0
100.0
100,0
100,0

100,0
100.0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100.0
100.0
100.0
100.0

sta tipologia di imprese. Nel 1996 si
registra una diminuzione del peso della
componente between a favore di quella
within.

L'analisi della va r ia.b i l i ta , condotta
con riferimento a lla localizzazione geo
grafica delle imprese, mostra una con
trapposizione fra le diverse ripartizioni:
le imprese del Nord-ovest sono caratteriz
zate da un elevato grado di differenzia-

zione delle retribuzioni degli impiegati e
degli operai (l a percentuale d i variabi
l i t a attribuibile alle due categorie pro
fessionali, passa dal 50,5% del 1991 al
44,8% del 1996). Al contrario, le imprese
localizzate nel Mezzogiorno sono p iu
omogenee sotto il profilo between, mentre
presentano una maggiore var i a b il it.a del
le retribuzioni all'interno della categoria
professionale degli operai.
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Capitolo 6

Formazione e inserimento lavorativo dei giovani

L a transizione scuola-lauoro costituisce quell'intervallo temporale nella vita dei g ioua
ni che ahbraccia la co nclusione del periodo fo rm atiuo, la ricerca del primo irnpiego e

l 'inserimeruo projessionale in u.n 'occupa zione stabile. In ltalia questo intervallo risulta
in genere molto esteso: la permanenza nel sistema scolastico si protrae frequentemenre
per alcu.ni anni senza il conseguimento del titolo di studio desiderato; la transizione ver
so il primo irnpiego ha una du rata media che supera i qu attro anni; prima di raggiun
gere L'occup a zio ne stabile si succedo no spesso esperienze lauo rat iue di breve durata, al
ternate a periodi di ricerca.

Nonostante le dinamiche demograjiche stiano determinando una progressiva ridu.z io
ne della popolazione giovanile e i tassi di attiuita specific! siano bassi e in calo tenden
ziale per L'a u.meritata p a rtecip a z ione al sistema scolastico, il miglioramento delle pro
spettiue occ u.pa z io n ali dei giovani costitu isce uno dei problemi p rin cipali del [u n z io n a
mento del mercato del lavoro italiano e, in generate, della maggior parte dei p aesi Ue.
La riduzio ne del tasso di disoccupa zione giouanile, e in particolare della sua compo nen
te di lu nga du rata, rappresenta u n elemento jondamentale della strategia dell'occupa
bilita sulla quale il Consiglio europeo ha esortato i governi nazionali a concentrare mag
giori attenzioni e risorse.

Le diffi colta del primo inserimento lavorativo possono essere interpretate come il ri
su.ltato di u n processo di job matching in cui il giovane sperimenta ua ri lavori p ri m a di
trovare quello desiderato, ovvero come u n periodo in cui il giovane accetta una serie di
imp iegh i precari per acquisire L'esperienz a professio n ale necessaria a ottenere u n 'occu
p a z io ne piu stabile.

I giouani scontano, nel loro prime contatto con il mercato del lauoro, difficoltd legate a
carenze di comu nicazione e injormazione e, in particolare, alle inefficienze del sistema pub
blico di collocamento. La maggior parte dei primi ingressi nel mercato del lauoro auuiene
grazie al ricorso a forme "tradizionali" di comu.nicazione che sfruttano Le conoscenze di
rette: i due terz i dei giovani trouano injatti la lora prima occupazio ne attraverso le segna
la zioni di parenti e amici 0 jacendo uisita agli imprenditori e solo il 10% dei nuoui ingres
si ejavorito dall'interrnediaeione di istituzioni di collocamento (pubblicbe 0 private). A u.n
solo anna dalla lora istituzione, peraltro, le agenzie private di collocamento si attribuisco
no gia una quota di nuoui ingressi pressocbe uguale a quella degli uffici pubblici, a ulterio
re conjerma del cattivo fu n.zionamento del canale p ubblico,

Nellambito di u n mercato del lavoro che ricerca livelli sempre p ii; alti di qualifi ca
z io ne del capitale u ma no il ren dimento dell'investimento form atiuo e complessiuamente
positivo: la p robab ilitd di trovare lavoro e la sua stab ilitd crescono ati'au.mentare del li
vello jormativo conseguito. In questo co ntesto, la posizione nel mercato del lavoro dei
gioiian.i con uri basso livello di istruzio ne eparticolarmente debole.

Non di rneno, il sistema dell'istru.zione presenta alcu.ne debolezze nel raccordarsi al mon
do del lauoro. da una parte. le categorie suantaggiate non so no sufficientemente tutelate,
dall'altra, L'inuestimento form atiuo non e a deguatamente valorizzato.

Il sistema della jormazione profession-ale, no nostante la crescerite attenz io ne ad esso
riseruata da parte delle p oliticb e del lauoro e dell'ist ru z io ne, ofjre u n contribute molto
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limitato alla soluzione delle diffi colta di inserimento occupazionale giovanile. Lnfatt i, i
corsi di jormazione projessionale "raggi u.ngono " p iu. dijjicilmente proprio le categorie
che incontrano maggiori ostacoli nell'inserimento occupazionale (donne e giovani del
Mezzogiorno). Lnoltre, spesso gli esiti della jrequenza di attiuitd jormative si manije
stano in termini di rientro nel sistema dell'istruzione cbe, a un anna dalla conclusione
dell'intervento jormativo, accoglie il 63% dei partecipanti. Il sistema della jormazione
professionale, infine, non riesce a sanare squilibri legati a precedenti esperien.ze jorma
tive e di lavoro. La partecipazione ai corsi di jormazione sembra injatti javorire chi gia
dispone di un titolo u niuersitario 0 di un diploma di qualifica projessionale e chi ha gia
precedentemente avuto esperien.ze di lauoro, quei soggetti cioe che comunque hanno
maggiori chance occupazionali.

A nche il sistema scolastico e accademico, non tenendo sujjicientemente conto delle ne
cessita del sistema produ.ttiuo, jallisce in parte i'obiettiuo di jornire ai giovani una pre
parazione agevolmente spendibile in termini occupazionali. A tre anni dal conseguimen
to del titolo, risultano disoccupati piu di un terzo dei maturi e poco meno di un quarto
dei laureati. Decisamente migliori le perjormance dei diplomati universitari cb e, oltre
a registrare un pii; basso tasso di disoccupa zione, svolgono p iu. jrequentemente lavori
stabili e regolarizzati.

Anche se, come si e uisto, chi ha piu eleva to titolo di studio ha maggiore probab il ita
di trovare un lauoro, questa non semp re e adeguato all'investimento jormativo ejjettua
to. Cia e vero in p articolare per i laureati, che pagano una maggiore fac ilitd di inseri
mento rispetto ai diplomati di scuola secondaria superiore con una collocazione che non
valorizza appieno le competenze acquisite. Il livello della mansione ricoperta spesso non
e congruente con il titolo di studio raggiunto. Il conseguimento della laurea qu.indi fre
quentemente delude le aspettatiue iniziali di riuscita, sia economica sia projessionale.
Bencbe valutato a soli tre anni dal conseguimento del titolo, l'inquadramento projessio
nale si rivela insoddisjacente per i laureati in termini di trattamento economico, possi
bilitd di carriera, stab il itd del posta di lavoro e grade di utilizzo delle conoscenze ac
quisite. Anche la coerenza tra contenuti jormativi dei percorsi di studio conclusi e con
tenuti del lavoro non sembra soddisjacente. Cia e verosimilmente i'effetto di una caren
za complessiua di posti di lavoro che possano essere projicuamente ricoperti da giovani
altamente quaiificati .

Tutti i problemi segnalati si accentuano se letti attraverso un 'ottica di genere. per le
donne L'interuallo ira il conseguimento del titolo di studio e i'ingresso nel mercato del la
voro e piu lu.ngo, la durata della prima esperienza di lavoro e piu breve; il tasso di oc
cupa zio ne e sistematica mente p iu basso per tutti i titoli di studio e si associa ad una
maggiore difficoltd a trovare un lavoro stabile; la retribuzione delle diplomate e delle
laureate e sempre injeriore a quella degli uomini con lo stesso titolo. Le dijjerenze si at
tenuano al crescere del titolo di studio. Le donne, che mediamente janno registrare un in
serimento projessionale merio brillante dei lora collegb i, accedono a projili migliori pro
prio quando provengono da discipline in cui le laureate sono una minoranza. Del resto,
cia avviene anche per gli uomini che provengono da corsi tradizionalmente jrequentati in
prevalenza da un 'utenza jemminile.

Per quanta riguarda la probabilita di occupazione e i dijjerenziali retributivi, due or
dini di jattori opera-no a svantaggio delle donne. Da una parte, in genere esse si ajjac
ciano sul mercato del lavoro con una storia jormativa e un titolo di studio men o richie
sti di quelli maschili e che comportano una remunerazione injeriore (effetto di segrega
z io n e); dall.'altra, anche a p aritd di caratteristicbe, le donne hanno maggiori diffi colta
di accesso al lavoro e remunerazioni piu basse (effetto di discriminazione).
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6. FORMAZlONE E lNSERlMENTO LAVORATIVO DEI GlOVANl

6.1 Ingresso nel mercato dellavoro

6.1.1 Canali di accesso e caratteristiche del
la prima occupaxione

II livello d'istruzione della popolazione
italiana si innalza progressivamente ormai
da molti anni. Cia motiva l'interesse ere
scente per l'analisi della delicata fase di
transizione dal sistema di istruzione-for
mazione al mercato del lavoro, in relazione
ai diversi titoli di studio. L'obiettivo di que
sto paragrafo e tracciare un quadro genera
le delle caratteristiche della prima esperien
za lavorativa dei pili g iova n i'. L'analisi met
te a confronto i differenti esiti occupaziona
li in relazione al livello di istruzione rag
giunto, lasciando ai paragrafi successivi un
esame sugli sbocchi dei singoli titoli di stu
dio superiori (rnaturita , diploma universi
tario e laurea) a tre anni di distanza dal
101'0 conseguimento.

I giovani sperimentano la prima espe
rienza lavorativa non occasionale con uno
sfasamento temporale non trascurabile
rispetto all'uscita dal sistema scolastico:
tra il conseguimento del titolo e il primo
lavoro intercorrono in media oltre quattro
anni. Nella maggior parte dei casi questo
lasso temporale non coincide con un periodo
di disoccupazione 0 di completa inattivita ;
ad ampliare la durata del periodo contri
buiscono, infatti, da un lato il tentativo di
proseguire (senza successo) la carriera sco
lastica, dall'altro il susseguirsi di lavori
occasionali 0 stagionali, a volte alternati a
periodi di disoccupazione, in attesa di
un'occasione pili significativa.

I tempi medi di attesa variano conside
revolmente a seconda del titolo di studio
conseguito e tendono a dilatarsi al diminui
re del livello di istruzione. I giovani in pos
sesso della licenza media sperimentano il
periodo pili lungo (quasi otto anni), mentre
l'intervallo tra uscita dal sistema d'istru
zione e ingresso nel lavoro si riduce a quat
tro anni circa per quanti hanno conseguito
un titolo secondario superiore (diploma di
qualifica professionale 0 maturita) e a cir
ca due anni per gli individui in possesso di
un titolo universitario.

I percorsi post-istruz.ione sono, in effetti,
molto differenziati in relazione al ciclo sco
lastico e accademico concluso. La maggior
parte dei ragazzi che concludono la scuola
media inferiore si iscrive a quella superiore
(il tasso di passaggio risulta, per il
1997/98, pari al 94,2%), rna durante il per
corso, in particolare nei primi due anni,
l'insuccesso scolastico determina una forte
dispersione. Talvolta i giovani tentano di
porre rimedio al mancato conseguimento
del titolo scolastico attraverso percorsi
alternativi, come la frequenza di corsi di
formazione professionale, e cia contribuisce
a posticipare ulteriormente il momento
dell'ingresso nella prima occupazione.

La frammentazione delle esperienze lavo
rative e di studio contraddistingue anche la
fase di transizione scuola-lavoro dei giovani
in possesso di un titolo secondario superio
re, anche se in misura pili conteriuta. II tas
so di passaggio al l'universita, beriche molto
elevato (62,9%), soprattutto se confrontato
con quelli degli altri paesi, e comunque infe
riore rispetto a quello relativo al passaggio
dalle medie alle secondarie. La maggiore
specializzazione di alcuni indirizzi di stu
dio secondario consente inoltre un pili facile
ingresso nel mercato del lavoro.

I tempi di attesa risentono delle diffe
renze nelle condizioni di inserimento occu
pazionale per genere e provenienza geografi
ca, segnalando maggiori disagi per le donne
e per i giovani delle regioni meridionali, con
difficolta che si acuiscono per i titoli di stu
dio inferiori. Nel Mezzogiorno l'ingresso nel
mercato del lavoro avviene, indipendente
mente dal titolo di studio posseduto, con
oltre tre anni di ritardo rispetto alle regioni
settentrionali (ancor pili rispetto al Nord
est), II divario tra Nord e Sud e particolar
mente marcato per i giovani che provengono
dalla scuola secondaria, sia inferiore sia
superiore, mentre si riduce per i laureati
(per il diploma di m atur ita leta media di
inserimento nel Mezzogiorno e di 24,8 anni
contro i 21,6 del Nord-est), Lo scarto tra
tempi di attesa maschili e femminili, pari
a qualche mese a vantaggio degli uomini,
aumenta sino a superare l'anno per chi ha la
licenza media 0 la qualifica professionale
(Tavola 6.1).

1 I dati u t i l iz z a t i provengono dal modulo ad hoc sulle caratteristiche della prima esperienza lavorativa
della rilevazione trimestrale sulle forze di la voro dell'ottobre 1999,
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Tavola 6.1 - Eta media alta prima esperienza lavorativa di persone di eta inferiore a 40 anni che
hanno avuto Ia prima esperienza di lavoro (a) nel corso del triennio 1997-1999 per ri
partizione geografica, sesso e titolo di studio

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
TITOLO DI STUDIO

Nord-ove st Nord-est Centro Mezzogiorno Italia

MASCHI
Laurea (b) 27,2 27,5 28,6 28,5 28,0
Diploma di m a t u r i t a 22,2 21,7 23,1 24,3 23,0
Diploma di qualifica professionale 20,3 19,7 22,5 23,3 21,1
Diploma di licenza media 20,1 18,3 21,7 23,4 21,6

Totale 22,0 21,2 23,3 24,3 23,0

FEMMINE
Laurea (b) 26,9 27,3 27,8 28,6 27,7
Diploma di m at u ri t a 22,2 21,5 22,9 25,3 23,2
Diploma di qualifica professionale 22,1 21,0 24,8 24,9 22,8
Diploma di licenza media 22,7 20,1 24,1 24,3 23,1

Totale 23,2 22,1 24,2 25,5 23,9

TOTALE
Laurea (b) 27,1 27,4 28,1 28,6 27,8
Diploma di m a t u r i t a 22,2 21,6 23,0 24,8 23,1
Di ploma d i q ualifica professionale 21,1 20,3 23,8 24,0 22,0
Diploma di Iicenza media 21,2 19,0 22,6 23,7 22,2

Totale 22,6 21,6 23,7 24,8 23,4

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro - Ottobre 1999
(a) Sono esclusi i lavori occasionali.
(b) Sana inclusi i d ip lo m i universitari e i titoli p o st-Iau re a.

Le difficolta di inserimento nel mondo
del lavoro sono in parte determinate dalla
scarsita dei canali di inforrnaz.ione e comu
nicazione e soprattutto dalle inefficienze del
sistema pubblico di collocamento. Infatti, le
segnalazioni di parenti e amici e le visite
fatte agli irn pre nd itori rappresentano le
due modalita con cui pili spesso i giovani, di
qualunque livello distruzione, trovano il pri
mo lavoro: rispettivamente nel 37,9% e
26,8% dei casi (Tavola 6.2). L'incidenza delle
segnalazioni, che e uniforrne per entrambi i
sessi e in tutte le ripartiz ioni geografiche,
varia se si analizzano separatamente i
diversi tito li di studio. La percentuale di
giovani che trovano la prima occupazione
attraverso la rete d i parenti e amici, infat
ti , si riduce sensibilmente all'aumentare del
livello di istruzione poiche diventano prati
cab il i altr i canali di ingresso, mentre assu
me una rilevanza fondamentale soprattutto
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per i licenziati di scuola media, che in oltre
il 50% dei casi trovano COS! il primo lavoro.

II peso delle visite agli imprenditori ten
de a crescere per i titoli di studio pili eleva
ti. Al contatto diretto con gli impreriditor i
fanno ricorso soprattutto i g iovan i dell'area
nord-orientale.

I concorsi pubblici assorbono una quota
Iirn ita ta dei nuovi ingressi (pari a poco
meno dell'8% del totale), anche a seguito del
rallentamento delle assunz ion i verificatosi
negli ultimi anni nel settore della pubblica
amministrazione. L'esigenza di r iqualifica
ziorie del personale del settore pubblico ha
d i fatto ind ir iz za to il reclutamento sempre
pili verso i tito li di studio pili elevati: la
percentuale di neoassunti a seguito di con
corso passa dall'l ,8% degli individui che
concludono la scuola dell'obbligo al 19,0% dei
laureati. II canale concorsuale attrae mag
giormente le prime occupazioni delle donne



Tavola 6.2 - Persone di eta inferiore a 40 anni che hanno avuto la prima esperienza di lavoro (a) ne! corso del triennio 1997-1999
per canale di ingresso nel primo lavoro, sesso, ripartizione geografica e titolo di studio (composizioni percentuali)

CANALE or INGIillSSO NEL PRIMO LAVORO

Ufficio Concorso Inserzione Visita a Agenzia Segnalazione Avvio di Subentro Totale
11TOLO or S11JDIO collocamento pubblico su giornali itnprenditori privata di di amici 0 a t t i v it a in a t.tiv i ta

co11ocamento parenti au t o norna autonorna

MASCHI
Laurea (b) 1,4 15,5 7,7 32,9 7,7 17,3 13,0 4,6 100,0
Diploma di maturita (c) 6,3 8,1 4,2 27,4 4,6 33,2 7,6 8,7 100,0
Licenza media 5,9 1,9 1,2 21,4 2,2 52,4 5,3 9,7 100,0
Totale 5,5 6,7 3,6 25,8 4,1 38,4 7,5 8,5 100,0

FEMMINE
Laurea (b) 3,8 22,4 4,4 32,8 7,0 16,9 9,3 3,4 100,0
Diploma di matunta (e) 6,8 9,1 5,2 27,9 4,6 38,0 4,3 4,2 100,0
Licenza media 9,0 1,8 3,5 25,1 1,3 48,3 5,0 5,9 100,0
Totale 6,9 9,4 4,6 28,0 4,1 37,2 5,3 4,5 100,0

NORD-OVEST
Laurea (b) 2,1 11,4 10,0 37,1 5,6 19,4 9,8 4,7 100,0
Diploma di maturita (c) 5,8 5,2 7,2 27,5 5,8 37,3 4,1 7,2 100,0
Licenza media 4,9 0,6 2,6 23,5 2,1 54,4 3,0 9,0 100,0
Totale 4,9 5,0 6,3 28,0 4,6 39,2 4,8 7,3 100,0 0\

NORD-EST >-r:I
Laurea (b) 1,6 17,0 4,8 32,9 11,4 17,6 9,1 5,5 100,0 0
Diploma di ma turita (e) 3,9 3,9 4,8 32,5 6,0 38,6 4,3 6,0 100,0

::<l
2::

Licenza media 6,8 2,7 3,0 26,7 0,6 46,6 2,6 11,1 100,0 :J>
Totale 4,3 5,8 4,3 31,0 5,5 37,2 4,6 7,2 100,0 ~

0
CENTRO Z

tn
Laurea (b) 2,7 15,0 4,1 38,5 5,1 21,3 11,1 2,1 100,0 tn

Diploma di maturita (c) 5,3 9,8 4,3 29,4 2,5 35,5 6,5 6,7 100,0 ~

Z
Licenza media 5,3 2,5 3,6 22,5 1,7 48,8 6,2 9,4 100,0 C/J

Totale 4,9 8,3 4,1 28,6 2,6 37,6 7,1 6,8 100,0 tn

:::
MEZZOGIORNO 2::

tn
Laurea (b) 3,9 32,9 3,9 23,1 7,8 10,4 14,5 3,4 100,0 Z
Diploma d i ma turita (c) 10,4 14,7 2,5 22,5 3,8 31,4 8,6 6,1 100,0

>-1
0

Licenza media 9,4 1,9 0,7 20,9 2,3 51,6 7,0 6,2 100,0 t-'

Totale 9,1 11,5 1,9 21,9 3,7 37,4 8,7 5,8 100,0 :J>
<
0

TOTALE ::<l

Laurea (b) 2,6 19,0 6,0 32,9 7,4 17,1 11,1 4,0 100,0
:J>
>-1

Diploma di matu tita (c) 6,6 8,6 4,7 27,6 4,6 35,5 5,9 6,5 100,0 "<
Licenza media 7,1 1,8 2,1 22,8 1,9 50,9 5,2 8,3 100,0 0

Totale 6,1 7,9 4,0 26,8 4,1 37,9 6,5 6,7 100,0 u
tn
~

Fonte: Istat, Rilevazione trimestralc su11e forze di lavoro - Ottobre 1999 o
(a) Sono esdusi i lavori occasionali. 0

U.l (b) Sono indusi i diplomi universitari c i titoli post-Iaurea, <,...... :J>
'-0 (c) Sono inclusi i diplorni di qualilica professionalc. 25



ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

(9,4% rispetto al 6,7% degli uomini) e dei
giovani delle regioni del Mezzogiorno
(11,5%, una percentuale doppia rispetto a
quella registrata nell'area settentrionale).

La quota di ingressi relativi all'area del
lavoro autonomo, distinguibili in avvii di
nuove attivita e subentri in unattivita
familiare preesistente, si attesta a livello
nazionale oltre il 130/0, con una decisa preva
lenza della componente maschile. Gli avvii
coinvolgono, in particolare, i titoli di studio
pill elevati e, sul piano territoriale, le regio
ni centro-meridionali, cia appare coerente
con la spinta derivante dagli incentivi
allimpreriditoria lita , specie giovanile, e
soprattutto con il successo ottenuto da i pre
stiti d'onore. I subentri incidono maggior
mente sugli ingressi dei giovani con livelli di
istruzione inferior i e trovano una diffusione
pill ampia nelle regioni settentrionali.

La quota di nuovi ingressi avvenuti tra
mite inserzioni sui giornali si mantiene su
livelli piuttosta contenuti (4%); tale canale
si conferma dunque di importanza seconda
ria, assumendo un certo peso soltanto nel
caso dei titoli di studio pill elevati.

La percentuale di ingressi nel mercato del
lavoro favoriti dallinterrnediazione degli
uffici pubblici di collocamento (poco pill del
6%) appare piuttosto limitata, specie se
confrontata con quell a relativa al le agenzie
private di collocamento. A queste ultime,
infatti, dopo circa un anna dalla lora istitu
zione, va attribuito il 4% delle prime occu
pazioni, una quota di poco inferiore a quella
favorita dall'intermediazione del canale
pubblico, di assai piu lunga tradizione. Per i
titali di studio pill elevati, la percentuale di
nuovi ingressi collocata dalle agenzie private
e gEL superiore a quella da attribuire
all'azione del collocamento pubblico.

I dati analizzati segnalano la ne ce ssita
di sviluppare un processo di rinnovamento
dei servizi di collocamento su l Iavoro , pro
cesso tanto pill importante in una fase in
cui si afferma un crescente orientamento
verso politiche attive del lavoro. I primi
passi in questa direzione sono g ia in atto
attraverso 10 sviluppo dei servizi privati e
la riforma del collocamento, che prevede,
tra l'altro, l'istituzione di un elenco ana
grafico delle persone in cerca di lavoro con
tenente dati personali e professionali de i
lavoratori (con la conseguente abolizione
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delle tradizionali liste di collocamento),
nonehe il rilascio di una scheda professio
nale contenente le informazioni sulle espe
rienze lavorative svolte e da colloqui di
orientamento mirato.

Per quel che riguarda il settore di atti
vita del primo lavoro, l'industria in senso
stretto assorbe quasi un quarto dei nuovi
ingressi, con ampie differenziazioni territo
riali: la quota del Mezzogiorno e infa tti
meno della meta di quella relativa all e due
ripartizioni settentrionali, in conseguenza
della diversa struttura occupazionale e del
diverso peso che il settore riveste nell'area.
Di gran lunga inferiori sono le quote di nuo
vi ingressi assorbite dall'agricoltura e dal
comparto delle costruzioni. La maggior par
te dei nuovi ingressi (60%) si indirizza verso
il settore terziario, con punte ancora pill ele
vate nelle regioni centro-meridionali. Tra i
diversi comparti del terziario sono consi
stenti le quote relative al commercia e alla
pubblica amministrazione (24,4% e 15,2%
rispettivamente), rna non e trascurabile
neanche l'apporto fornito dall'area dei servi
zi, sia quelli diretti alle imprese sia quelli
per le famiglie (20% nel cornplesso), partico
larmente consistente nelle regioni del Nord
ovest e in quelle centrali.

II terziario rappresenta il principale
canale d'ingresso per i laureati, assorbiti dal
comparto dei servizi alle imprese nel 32,6%
dei casi e da quello della pubblica arnmini
strazione per il 31,3%. Pill in particolare, la
pubblica amministrazione accoglie pill spes
so le laureate, i servizi alle imprese i laurea
ti. I settori dell'industria in senso stretto e
del commercio rappresentano 10 sbocco piu
frequente sia per i licenziati di scuola media
sia per i giovani in uscita dalla scuola secon
daria (in entrambi i casi, per le donne pre
valgono gli ingressi nel commercio, per gli
uomini ne llindustria). Per diplomati e qua
lificati assumono inoltre una certa rilevanza
anche i comparti della pubblica arnmirii
strazione e dei servizi alle imprese, mentre
per i titoli di studio pill bassi le costruzioni
e l'agricoltura bilanciano la minore quota di
ingressi nel settore terziario.

Circa 1'85% dei giovani entra nel mercato
del lavoro con un'occupazione alle dipenden
ze (Tavola 6.3). Piu in particolare, quasi la
meta dei nuovi ingressi avviene nella posi
zione di operaio (pill per gli uomini che per



6. FORMAZlONE E lNSERlMENTO LAVORATlVO DEI GlOVANl

Tavola 6.3 - Persone di eta inferiore a 40 anni che hanno avuto la prima esperienza di lavoro (a) net corso del
triennio 1997-1999 per posizione nella professione, sesso, ripartizione geografica e titolo di studio
(composizioni percentuali)

POSlZlONE NELLA PROFESSlONE

TITOLO DI STUDIO Dirigente lmpiegato Operaio Lavoratore Libero Coaeliuvante Totale
in proprio professionista familiare

MASCHI

Laurea (b) 20,6 47,0 7,0 3,4 20,1 1.9 100.0
Diploma di m a t u r it a (c) 1.7 32,1 50,2 9,9 3,5 2,6 100,0
Licenza media 0,3 5,1 83,3 7,1 0,1 4,1 100,0
Totale 3,7 23,8 57,0 7,9 4,5 3,1 100,0

FEMMINE

Laurea (b) 16,0 58,5 6.4 4,7 12,3 2,0 100.0
Diploma di rn a t u r i t a (c) 1,2 51,5 38,1 6,0 1,3 1,9 100.0
Licenza media 1,1 10,4 77,1 7,6 0,1 3 7 100,0.,

Totale 3,7 41,5 43,3 6,2 2,9 2,4 100,0

NORD-OVEST

Laurea (b) 13,7 54,0 6,8 5,2 17,7 2,6 100.0
Diploma di m a t u r i t a (c) 1.4 45,4 40,6 7,2 3,2 2,2 100.0
Licenza media 0,5 9,2 79,9 5,5 0,4 4,5 100,0
Totale 3,3 36,3 46,2 6,3 5,0 3,0 100,0

NORD-EST

Laurea (b) 16,0 54,4 7,3 4,7 14,9 2.7 100,0
Diploma di m a tu r i t a (c) 0,9 34,8 53,7 7,2 1,5 1,8 100,0
Licenza media 0,4 4,1 85,2 5,9 0,0 4.4 100,0
Totale 3,3 30,2 54,0 6,5 3,3 2,6 100,0

CENTRO

Laurea (b) 19,7 57,2 7,1 1.4 13,8 0,8 100,0
Diploma di rn a t u r i t a (c) 2,1 38,6 46,1 7,5 2,6 3,2 100,0
Licenza media 1,4 7,1 77,5 8,5 0,2 5,2 100,0
Totale 4,6 31,5 50,0 6,9 3,6 3,4 100,0

MEZZOGIORNO

Laurea (b) 24,6 46,8 5,9 4,2 17,2 1,3 100,0
Diploma di m a t u r it a (c) 1,5 46,2 38,7 9,5 2,1 2,0 100,0
Licenza media 0,3 6,9 81,6 8,3 0,0 2,9 100,0
Totale 3,8 29,7 52,8 8,4 3,1 2,3 100,0

TOTALE

Laurea (b) 18,3 52,9 6,7 4,1 16,1 1,9 100,0
Diploma di m a t u r it a (c) 1,4 41,8 44,2 7,9 2,4 2.3 100,0
Licenza media 0,6 7,1 81,0 7,3 0,1 3,9 100,0
Totale 3,7 31,9 50,7 7,1 3,7 2,8 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale su lle forze di lavoro - Ottobre 1999
(a) Sono esclusi i lavori oeeasionali.
(b) Sono inclusi i diplomi universitari e i titoli post-Iaurea.
(e) Sono inclusi i eliplomi eli qualifiea professionale.

321



ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

le donne); quasi un terzo dei giovani trova
invece un'occupazione come impiegato (la
quota supera il 40% per le donne). Tra gli
indipendenti, circa il 7% dei nuovi lavorato
ri inizia u nattiv ita in proprio. La quota di
lavoratori in proprio e superiore nelle regio
ni meridionali e tra gli uomini.

La posizione professionale del primo
lavoro varia considerevolmente, come ovvio,
a seconda dellivello d'istruzione. Ben 1'81,0%
dei giovani in possesso della sola licenza
media si inserisce come operaio. La quota
pili alta di dirigenti, liberi professionisti e
impiegati si registra tra i laureati, mentre
i diplomati si concentrano soprattutto nelle
figure di impiegato e operaio. In realta la
posizione di impiegato puo comportare un
sottoutilizzo delle competenze acquisite con
il conseguimento del titolo universitario
(per un'analisi pili dettagliata dell'inqua
dramento professionale dei laureati si rin
via al paragrafo 6.4 Projessioni dei neolau
re at i). Anche per i diplomati si determina
in alcuni casi un sottoinquadramento, nei
limiti in cui il conseguimento di un titolo
secondario superiore dovrebbe consentire un
pili ampio ingresso nella categoria impiega
tizia, che include le professioni intermedie,
quali i tecnici ad alta e media specializza
zione, cui dovrebbero pili facilmente accede
re soprattutto i maturi che provengono
dagli istituti a indirizzo specialistico.
D'altra parte, i dati analizzati si riferisco
no aIle prime occupazioni, rispetto al le qua
li e lecito attendersi una successiva progres
sione di carriera.

Quanto alIa tipologia contrattuale, cir
ca la meta degli ingressi nel mercato del
lavoro avviene con contratto a tempo inde
terminato alle dipendenze. II dato pili signi
ficativo e pero la quota di nuovi ingressi con
contratto dipendente a tempo determinato
(quasi il 40%). Grazie anche agli incentivi
destinati all'imprenditoria, il 14,5% dei gio
vani intraprende unattivita autonoma.
All'aumentare del titolo di studio, diminui
sce la quota di giovani che sperimentano la
loro prima occupazione con contratto a
tempo indeterminato, mentre risulta netta
mente pili elevata l'incidenza delle posizioni
lavorative autonome per i laureati (circa
dieci punti percentuali in pili rispetto agli
altri titoli di studio).
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Le difficolta di inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro sono anche legate a una
mobilita territoriale limitata. La rnob ilita
connessa alIa ricerca del primo impiego inte
ressa infatti, complessivamente, una quota
piuttosto ridotta di giovani, soprattutto qua
lora si consideri come rnobilita vera e propria
quella che comporta spostamenti al di fuori
della regione di residenza (Tavola 6.4). II
61,7% delle prime occupazioni vengono trovate
entro il comune di residenza e il 27,9% entro la
provincia. Per trovare il primo impiego solo il
5,5% dei giovani si sposta al di fuori della
regione 0 all'estero. La propensione alIa mobi
lita aumenta al crescere del livello di istruzio
ne; si mantiene costantemente pili elevata per
la componente maschile; sul piano territoriale
e maggiore nelle regioni meridionali e pili bas
sa in quelle nord-orientali. Conseguentemente,
la percentuale di primi ingressi che comporta
no allontanamento dalla regione di residenza
risulta quasi nulla tra le donne del Nord-est in
possesso della sola licenza media, mentre e
massima tra gli uomini meridionali con tito
10 universitario (24,8%).

Spesso gli spostamenti non sono indotti
dalle preferenze individuali, rna appaiono
obbligati dall'assenza di occasioni di lavoro
nella zona di residenza. In tal senso un segna
le di disagio relativo alle regioni meridiona
li deriva dalla maggiore mobil ita di lungo
raggio che caratterizza, oltre la laurea,
anche i titoli di studio inferiori. La mobilita
di corto raggio nel Mezzogiorno e pratica
mente assente: il lavoro 0 10 si trova nel
comune di residenza 0 10 si cerca, pili spesso
che nelle altre ripartizioni, direttamente al
di fuori dall'ambito regionale. Tale risultato
e influenzato dalle carenze infrastrutturali
che affliggono Ie regioni meridionali, che ten
dono ad acuire le difficolta di spostamento e
scoraggiano il pendolarismo. Inoltre gioca
forse l'aspettativa di miglioramento della
posizione lavorativa 0 comunque di maggio
ri opportunita. Diverso e il quadro relativo
alle regioni settentrionali: in tale area tende
a bilanciarsi la quota di coloro che trovano
lavoro nel comune 0 nella provincia di resi
denza (nel Nord-ovest in particolare le quote
per i laureati risuitano identiche) e a ridur
si quella relativa agli spostamenti interre
gionali. Tali andamenti sono senza dubbio
legati alIa maggiore diriarn icita dei mercati
del lavoro locali delle ripartizioni settentrio-



6. FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI

Tavola 6.4 - Persone di eta inferiore a 40 anni che hanno avuto la prima esperienza di lavoro ( a)
nel corso del triennio 1997-1999 per Iocalrta del primo lavoro, sesso, ripartizione geo
grafica e titolo di studio (composizioni percentuali)

LOCALlTA DEL PRIMO LAVORO

TITOLl DI STUDIO Comune Altro comune Altra provincia Altra regione Totale
di residenza della provincia della regione e estero

di resielenza eli resielenza

MASCHI

Laurea (b) 52,9 25,7 6,4 15,0 100,0
Diploma di m a t ur it a (c) 60,5 28,6 5,7 5,2 100.0
Licenza media 68,0 22,8 3,8 5,4 100,0
Totale 62,3 26,0 5,1 6,6 100,0

FEMMINE

La u r e a (b) 47,3 34,3 9,5 9,0 100,0
Diploma di m a t u ri t a (c) 59,2 33,0 4,1 3,7 100,0
Licenza media 73,7 21,5 2,4 2,3 100.0
Totale 61,1 30,1 4,6 4,2 100,0

NORD-OVEST

Laurea (b) 41,2 41.1 6,8 10,9 100.0
Diploma di m a tu r i t a (c) 50,2 42,3 5,9 1,7 100,0
Licenza media 61.1 34,0 2,5 2,4 100,0
Totale 51,8 39,7 5,0 3,5 100,0

NORD-EST

Laurea (b) 48,2 32,4 13.0 6,5 100,0
Diploma di m a t u rit a (c) 55,4 37,7 4,5 2,4 100.0
Licenza media 64,7 27,1 6,8 1,3 100.0
Totale 56,6 34,1 6,5 2,8 100,0

CENTRO
Laurea (b) 64,0 18,0 8,5 9,5 100,0
Diploma di m a tu r it a (c) 70,1 22,3 4.4 3,1 100.0
Licenza media 78,8 16,2 2,7 2,4 100.0
Totale 71,9 19,7 4,5 3,9 100,0

MEZZOGIORNO

Laurea (b) 50,8 24,7 4,5 20,0 100.0
Diploma di m a t u r i t a (c) 64,9 20,6 4,8 9,7 100.0
Licenza media 73,1 16,8 2,7 7,4 100,0
Totale 66,6 19,5 3,9 10,0 100,0

TOTALE
Laurea (b) 50,1 30,1 7,9 12,0 100,0
Diploma di rn a t u rit a (c) 59,8 30,8 L1,9 4,4 100,0
Licenza media 70,1 22,3 3,3 4,2 100.0
Totale 61,7 27,9 4,8 5,5 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze eli lavoro - Ottobre 1999
(a) Sono esc1usi i lavori occasionali.
(b) Sono inclusi i eliplomi universitari e i titoli post-laurea.
(c) Sono inclusi i eliplomi eli qualifica professionale.
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nali, dalla quale discendono maggiori o ppor
tunita occupazionali. II Nord-est, in partico
lare, appare la ripartizione nella quale e pili
semplice trovare lavoro in ambito regionale.

6.1.2 Durata della prima occupaxione e
motivi del cambiamento

La durata della prima occupazione e
molto breve (riel 39,7% dei casi inferiore ai
sei rriesi) 0 superiore ai due anni (59,6%)
mentre molto scarse risultano le prime espe
rienze lavorative di durata compresa tra sei
e 24 mesi CTavola 6.5). La prima esperienza
lavorativa ha durata generalmente crescen
te all'aumentare del livello di istruzione ed e
superiore per la componente maschile.

I laureati, conseguentemente, registrano
la pili bassa incidenza di prime occupazioni
di breve durata (27,7% sul piano nazionale),
al contrario dei giovani in uscita dalla scuo
la secondaria superiore, che si caratterizza
no per la percentuale pili alta (42,8%); per i
licenziati di scuola media la quota di prime
occupazioni di breve durata e leggermente
inferiore (40,8%). Sempre con riferimento a
questo tipo di esperienze lavorative, i divari
di genere si riducono all'aumentare del Iivel
10 di istruzione. Sul piano territoriale, la
durata della prima esperienza lavorativa e
maggiore nel Mezzogiorno (68,7% di espe
rienze lavorative superiori ai due ann i) e
minore nel Settentrione (circa 45% di occu
pazioni di durata inferiore ai sei mesi).
Viceversa, le regioni settentrionali mostrano
una durata di prime occupazioni pili breve,
risultato da attribuire essenzialmente alle
esperienze delle persone con titoli di studio
meno elevati. Dal quadro ripartizionale
emerge che tanto maggiore e il dinamismo
dei mercati del lavoro locali, tanto minore
risulta la durata della prima occupazione;
cia e coerente con lipotesi che questa possa
venire abbandonata pili facilmente laddove
le possibilita di trovare un nuovo la voro e/o
il sopraggiungere di una migliore opportu
nita occupazionale sono pili concrete, come
nel caso delle regioni settentrionali.

La prima esperienza la vorativa si con
clude per 10 pili a causa della scadenza di un
contratto a termine, che determina il 54,30/0
delle interruzioni. A tale andamento non e
certamente estranea la forte diffusione del
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lavoro temporaneo verificatasi nell'ultimo
triennio e il ruolo cruciale da esso svolto
come canale d'ingresso nel mercato del Iavo
ro, soprattutto per i pili giovani. Coerente
mente con quanto gia osservato circa la
tipologia contrattuale del primo lavoro, la
scadenza di un contratto a tempo, sul piano
nazionale, si pone pili spesso alla base delle
interruzioni delle prime esperienze lavorati
ve dei diplomati di scuola secondaria supe
riore (56,7%), mentre coinvolge in eguale
misura i titoli di studio pili elevati e quelli
pili bassi (51,4% in entrambi i casi) . Nelle
regioni centro-rneridionali, pero, sono i lau
reati a concludere un contratto a tempo
determinato in misura pressoche doppia
rispetto ai loro colleghi delle regioni setten
trionali, mentre in quest'ultima area, specie
nel Nord-est, sono i giovani in possesso
dell'obbligo scolastico a essere maggiormen
te coinvolti dalla scadenza di un contratto a
termine. In una prospettiva di genere, sol
tanto per i titoli di studio pili elevati si
riscontrano differenziali significativi.

La quota di interruzioni del primo lavo
ro motivate da dimissioni volontarie 0

incentivate si attesta, nel complesso, sul
30%. La percentuale di dimissioni e sensibil
mente superiore per i laureati, che risultano
spesso insoddisfatti del lavoro anche a tre
anni dal conseguimento del titolo (cfr. il
paragrafo 6.4 Projessioni dei neolaureati) ,
segnalando, ancora una volta, quanto pesi il
problema del sottoutilizzo delle risorse con
titolo di studio elevato, soprattutto in fase
di avvio de llatttvita lavorativa. I laureati
che interrompono la prima occupazione a
causa di dimissioni sono decisamente pili
numerosi nelle due ripartizioni settentrio
nali (oltre il 50% in entrambi i casi, a fronte
del 19,7% delle regioni meridionali), a con
ferma di come Ie migliori prospettive occu
pazionali derivanti da mercati del lavoro
locali pili sviluppati giochino un ruolo cru
ciale sulla decisione di cambiare lavoro.

La prima occupazione si conclude con un
licenziamento nel 9,0% dei casi; la quota,
pero, e sensibilmente pili elevata nel Mezzo
giorno e minima nel Nord-est. Cia appare
coerente con quanto esaminato in preceden
za: una domanda di lavoro pili debole tende
a ridurre la propensione a cambiare lavoro e
se le prospettive occupazionali sono limita
te, come nel caso dell'area meridionale, e



Tavola 6.5 - Persone di eta inferiore a 40 anni che hanno avuto la prima esperienza di lavoro nel 1997 (a) per durata della prima
occupazione, motivi dell'abbandono, sesso, ripartizione geografica e titolo di studio (composizioni percentuali)

DURATA DELLA PRIMA OCCUPAZIONE MOTIVI DELL'ABBANDONO

1TIOLO DI STuDIO Dimissioni Licenziamento Conclusione Ccssazione Altro Tootle
0-5mcsi 6-11 mesi 12-23mesi 2 annie pili Totale valontarie elilID lavoro di attivita

o incentivate a termine autonoma

MASCH I
Laurea (b) 25,6 0,0 0,0 74,4 100,0 53,0 1,6 42,9 0,0 2,5 100,0
Diploma di maturita (c) 40,3 0,0 0,0 59,7 100,0 27,2 8,0 56,4 1,6 6,7 100,0
Licenza media 35,7 0,3 0,4 63,6 100,0 28,1 13,4 51,3 1,6 5,6 100,0
Totale 36,4 0,1 0,2 63,3 100,0 30,1 9,6 53,0 1,5 5,8 100,0

FEMMINE
Laurea (b) 29,8 0,0 1,6 68,6 100,0 28,3 4,7 59,3 3,6 4,1 100,0
Diploma di maturita (c) 45,6 0,3 0,8 53,3 100,0 31,9 5,6 56,9 1,3 4,2 100,0
Licenza media 50,2 0,0 0,8 49,0 100,0 25,4 15,3 51,5 2,9 4,8 100,0
Totale 43,9 0,2 0,9 55,0 100,0 29,6 8,3 55,6 2,1 4,4 100,0

NORD-OVEST
Laurea (b) 32,3 0,0 0,6 67,0 100,0 56,7 1,6 35,5 4,8 1,4 100,0
Diploma di maturita (c) 46,9 0,5 0,5 52,0 100,0 36,7 5,8 48,5 1,1 7,8 100,0
Licenza media 46,9 0,0 1,0 52,1 100,0 37,3 15,9 42,8 2,3 1,7 100,0
Totale 44,1 0,3 0,7 54,9 100,0 39,4 8,6 45,1 2,0 5,1 100,0

0\

NORD-EST I-Ij
Laurca (b) 23,8 0,0 0,0 76,2 100,0 50,2 6,3 36,1 0,0 7,5 100,0 0
Diploma di marurita (c) 52,1 0,0 0,0 47,9 100,0 37,1 4,7 51,9 0,9 5,4 100,0

;,,;
is::

Licenza media 48,4 0,0 0,0 51,6 100,0 30,8 5,1 55,1 2,7 6,3 100,0 >
Totale 46,6 0,0 0,0 53,4 100,0 36,4 5,0 51,4 1,4 5,9 100,0 t:J

0
CENTRO Z

tTl
Laurea (b) 30,2 0,0 1,3 68,5 100,0 27,7 2,9 66,2 0,0 3,1 100,0 tTl
Diploma di maturita (c) 44,1 0,0 1,2 54,7 100,0 24,9 6,3 62,5 1,4 4,9 100,0 ~

Licenza media 39,3 0,8 0,3 59,6 100,0 25,2 14,2 47,9 3,0 9,7 100,0 Z
[fJ

Totale 40,0 0,3 0,9 58,8 100,0 25,4 8,5 58,0 1,8 6,3 100,0 tTl
;:s

MEZZOGIORNO
;;:
tTl

Laurea (b) 23,2 0,0 1,2 75,5 100,0 19,7 2,3 74,5 1,8 1,8 100,0 Z
Diploma di matu rita (c) 30,3 0,1 0,0 69,6 ]00,0 17,7 10,3 66,2 2,6 3,2 100,0

>-l
0

Licenza media 34,1 0,0 0,7 65,2 100,0 17,8 19,2 57,3 1,1 4,5 100,0 r--
Totale 30,9 0,0 0,5 68,7 100,0 17,9 13,4 63,1 1,9 3,6 100,0 ><

0
TOTALE ;,,;

>Laurea (b) 27,7 0,0 0,8 71,5 100,0 40,3 3,2 51,4 1,9 3,3 100,0 >-l
Diploma di maturita (c) 42,8 0,2 0,4 56,6 100,0 29,7 6,7 56,7 1,5 5,4 100,0 :<
Licenza media 40,8 0,2 0,5 58,5 100,0 27,0 ]4,2 51,4 2,1 5,3 100,0 0
Totale 39,7 0,1 0,5 59,6 100,0 29,9 9,0 54,3 1,8 5,1 100,0 t:I

~

Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro - Ottobre 1999 o
(a) Sana incluse le prime esperienze di lavoro, ad esclusione di quelle occasionali, iniziate riel perioda ottobre 1996-settembre 1997. (3

UJ (b) Sono inclusi i diplomi universitari e i titoli post-laurca. <
N >
VI (e) Sono inclusi i diplomi di qualifica professionale. :3
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normale tentare di conservare l'occupazione
corrente quanto pili a lungo possibile. In
questi casi, sul totale delle uscite dal lavoro
pesano quindi di pili i licenziamenti rispet
to alle dimissioni volontarie. I licenziamen
ti non riguardano, se non in misura limita
ta, i laureati C3,2% nel data naz iona.Ie);
decisamente pili coinvolti in tale evento
risultano, al contrario, i giovani in possesso
di titoli di studio meno elevati (14,2%).

6.2 Ruolo della formazione professionale
nell'inserimento lavorativo dei giovani

Tra le politiche attive del lavoro, finaliz
zate a migliorare l'allocazione del capitale
umana sul mercato, la formazione professio
nale ha assunto nell'ultimo decennia in Italia
una rilevanza crescente, anche grazie
all'aumentata capacita del nostro paese di
sfruttare, in termini sia di pianificazione e
programmazione delle attivita , sia di impe
gno e di spesa effettiva delle risorse economi
che, i canali finanziari messi a disposizione
dall'Unione europea. La spesa per la forma
zione professionale iscritta nei bilanci di pre
visione delle regioni e infatti quasi raddop
piata, passando, tra il 1994 e il 1999, da 2.800
a 5.300 miliardi di lire. La sensibilita politi
ca alla formazione professionale trova riscon
tro anche nel "Masterplan" predisposto nel
1999 dal governo e dalle parti sociali, in cui e
previsto, per il periodo 2000-2003, un investi
menta complessivo, tra fondi regionali, nazio
nali e comunitari, di oltre 36 mila miliardi.

A livello europeo, la nuova programma
zione dei fondi strutturali per il 2000-2006,
nel ridisegno complessivo degli obiettivi
prioritari, assegna al nuovo obiettivo 3 il
compito di favorire l'adeguamento e
l'ammodernamento delle politiche e dei
sistemi di istruzione, formazione e occupa
zione attraverso uno stanziamento di risor
se (tutte ascritte al Fonda sociale europeo,

Fse) per oltre 24 miliardi di euro (pari al
12,3% del totale di fondi strutturali dispo
nibili nel settennio di programmazione).
Nella riorganizzazione dei fondi struttura
li, al Fse viene quindi affidato il compito di
promuovere un pili elevato livello di occupa
zione, attraverso il sostegno dei piani di
azione nazionali per l'occupazione e delle
misure finalizzate alla prevenzione e alla
riduzione della disoccupazione, noriche allo
sviluppo del capitale umana e all'integra
zione nel mondo del lavoro.

La probabilita di trovare lavoro aumen
ta all'aumentare del livello formativo conse
guito. La posizione dei giovani can un basso
livello di istruzione e quindi particolarmen
te debole sul mercato del lavoro. In
quest'ottica, una larga parte degli interven
ti di formazione professionale, quelli cosid
detti di prima formazione (comprendenti i
corsi post-obbligo, post-qualifica e post
diploma), nonche gli altri interventi di rae
corda tra formazione e lavoro (tirocini for
mativi e di orientamento, contratti a causa
mista), si pongono l'obiettivo di agevolare e
migliorare l'accesso e l'integrazione nel mer
cato del lavoro, aumentando e sostenendo
I'occupabilita dei pili giovani e in generale
dei soggetti can maggiori diffico lta di inse
rimento.

6.2.1 Esiti dellaformazione professionale

Le analisi qui presentate, basate sui dati
della rilevazione trimestrale sulle forze di
lavoro', sana da intendersi come un contribu
to finalizzato a verificare la capa.cita di age
volare la transizione al lavoro espressa dalla
formazione professionale in termini di esiti
(occupazione, disoccupazione, reinserimento
nel sistema di istruzione) a un anna dalla
partecipazione all'intervento formative'.

L'analisi e stata focalizzata su di un cam
pione di giovani tra i 15 e i 29 anni che nel

2 In occasione della rilevazione di aprile, il questionario standard della rilevaz io ne v ie ne ampliato i n seren
d ov i , tra I'altro, una batteria di domande riguardanti la partecipazione ad a tt iv i t a formative degli i n te rv i
stati nelle quattro settimane che precedono I'intervista. Le domande intendono raccogliere informazioni sulla
tipologia del corso frequentato dagli intervistati nell'ultimo mese, sulla sua dur a ta complessiva e sulle m ot i
va z i o n i della frequenza.

Al fine d i conoscere la condizione di arrivo dei partecipanti a i corsi di formazione e stato costruito un pa
nel, abbinando i dati i n d iv i d ua l i relativi a clue indagini clistanti un anno lun a dall'altra. La numeros ir a cam
pionaria e stata ampliata cumulando i panel annuali clei partecipanti degli anni clal 1993 al 1998.
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quinquennio 1993-98 erano inoccupati, aveva
no svolto corsi di formazione professionale
della durata di almeno 4 mesi e non risulta
vano frequentare ancora corsi di formazione
l'anno successivo. Come termine di paragone,
per poter valutare le performance dei parte
cipanti ai corsi, sono state analizzate le con
dizioni lavorative di destinazione di tutte le
persone inoccupate di eta compresa tra i 15 e
i 29 anni che, in occasione della prima inter
vista, risultavano non frequentare corsi sco
lastici 0 corsi di formazione professionale
(gruppo di controllo). L'analisi qui presenta
ta si pone l' obiettivo di un confronto tra i
diversi esiti e non di una valutazione delleffi
cacia della formazione professionale. Per
questa sarebbe infatti necessaria l'omoge
n eita delle caratteristiche socio-demografi
che del gruppo dei formati e del gruppo di
controllo, che invece sono diverse.

Il campione dei formati (pari al 9,2% del
totale) e composto in misura proporzional
mente maggiore da soggetti in eta tra i 15 e i
19 anni (50,6% dei casi), residenti nelle regioni
settentrionali (45,3%), in possesso della licen
za media (49,5%) 0 del diploma di maturita
(43,8%), senza precedenti esperienze lavorati
ve (92,2%) e non iscritti al collocamento
(72,0%). Con riferimento alla distinzione di
genere, il campione dei formati presenta una
composizione bilanciata rispetto a quello dei
non formati, nel quale prevale la presenza fem
minile (Tavola 6.6). Se pero si confronta il sot
toinsieme dei beneficiari degli interventi for
mativi con il pili ampio gruppo dei giovani 15
2genni inoccupati (prescindendo quindi dalla
frequenza 0 meno di attivita formative) si
ottengono rilevanti informazioni sulla "capa
cita attrattiva" della formazione professiona
le rispetto alle variabili strutturali prese in
esame 0 meglio sulla capacita dell'offerta for
mativa regionale di soddisfare la domanda
del potenziale bacino d'utenza.

In primo luogo, tra quanti hanno parteci
pato ad attivita formative, l'incidenza delle
donne (50,2%) e inferiore a quella riscontrata
nel campione complessivo (58,6%). Le regioni
settentrionali denotano poi una maggiore
efficacia organizzativa nell' offerta di corsi
di formazione in quanto, a fronte di un baci
no di potenziali fruitori dimensionalmente
inferiore (del 17,2% per il Nord-ovest e del
10,1% per il Nord-est), presentano tassi di
partecipazione alla formazione professionale

pili elevati (rispettivamente del 27,6% e del
17,7%). Al contrario nel Mezzogiorno, a fron
te di una domanda potenziale del 55,8% di
giovani inoccupati tra i 15 e i 29 anni d'eta,
soltanto il 34% fruisce di attivita formative.

Un altro elemento che qualifica l'offerta
di formazione professionale puo essere desun
to dal titolo di studio dei partecipanti: gran
parte dei corsi sono indirizzati a completare
il curriculum formativo dei m aturi (43,8%),
cioe dei soggetti che incontrano le maggiori
difficolta di inserimento nel mondo del lavo
roo Un'ulteriore importante quota di offerta
formativa e quell a destinata a chi e in pos
sesso del solo obbligo scolastico (49,5%).

Anche il dato relativo all'eta puo essere
letto in termini di congruenza tra domanda e
offerta di formazione professionale regiona
le: pili della meta dei partecipanti agli inter
venti formativi ha uri'eta compresa tra i 15 e
i 19 anni, a fronte di un'utenza potenziale del
21,2%. Per converso, e limitata la partecipa
zione alIa formazione professionale dei sog
getti 25-2genni, che pero hanno un ben pili
ampio peso nel gruppo di riferimento dei coe
tanei inoccupati (38,2%).

La caratterizzazione per eta e per titolo
di studio e gli esiti dimensionalmente pili
rilevanti della partecipazione alle attivita
formative (che, come si analizzera in segui
to, mostrano quale sbocco prevalente il rien
tro 0 la permanenza nei canali dell'istruzione
scolastico-universitaria) indica che i corsi
vengono effettuati all'uscita dalla scuola
secondaria, contestualmente all'iscrizione
alluniversita.

Rispetto al rapporto con il mondo del lavo
ro, soltanto una minima parte dei giovani che
accedono agli interventi di formazione ha alle
spalle una precedente esperienza lavorativa
(7,8%), anche se comunque la quota di coeta
nei inoccupati in possesso di una esperienza
lavorativa non supera un quarto del totale.

Nel valutare gli esiti della partecipazione
ai corsi di formazione professionale si e quindi
cercato di tenere conto di queste caratteristi
che differenziali, in modo da poter discrimi
nare l'effetto marginale della partecipazione a
interventi formativi dall'influenza delle altre
variabili esplicative. La condizione di arrivo
degli stessi individui, a un anna di distanza, e
stata suddivisa in tre possibili "destinazioni":
l'occupazione; l'inoccupazione; il rientro nel
sistema di istruzione e formazione.
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UJ Tavola 6.6 - Giovani di 15-29 annl per frequenza di corsi di formazione professionale, condizione Iavorativa a un anno di distanza >-<
l'0

C/)

dall'eventuale frequenza, sesso, rtpartlzlone geografica, titolo di studio, classe di eta e precedenti esperlenze Iavorative >-J
00 >(composizioni percentu.ali) >-J

FREQUENZA Dr CONDIZIONE LAVORATIVA AD UN ANNO Dr DrSTANZA ~
CORSI Dr FORMAZIONE HA FREQUENTATO UN CORSO NON I-IAFREQUENTATO UN CORSO "D

"DPROFESSS]ONALE Dr FORMAZ]ONE PROFESSIONALE DJ FORMAZIONE PROFESSIONALE 0
SI No Totale Occupato Inoccupato Studente Totale Occupato Inoccupato Studente Totale "">-J

0

SESSO >
Z

Masehi 49,8 40,6 41,4 14,1 20,7 65,2 100,0 26,0 67,0 7,0 100,0 Z
c:

Femmine 50,2 59,4 58,6 13,8 24,9 61,4 100,0 12,6 82,4 5,0 100,0 >r-
tTl

Totale 100,0 100,0 100,0 14,0 22,8 63,3 100,0 18,2 76,0 5,8 100,0 >-'
\D
\D

RIPARTIZIONE GEOGHAFICA
\D

Nord-ovest 27,6 16,1 17,2 21,8 15,8 62,4 100,0 29,2 64,3 6,5 100,0

Norel-est 17,7 9,3 10,1 19,7 21,5 58,8 100,0 34,4 57,6 8,0 100,0

Centro 20,7 16,5 16,9 10,8 20,8 68,4 100,0 20,6 72,4 7,0 100,0

Mezzogiorno 34,0 58,0 55,8 6,4 30,4 63,3 100,0 11,7 83,4 4,9 100,0

Totale 100,0 100,0 100,0 14,0 22,8 63,3 100,0 18,2 76,0 5,8 100,0

TITOLO DI STUDIO

Laurea 2,1 3,5 3,4 37,2 38,6 24,2 100,0 33,8 62,1 4,2 100,0

Diploma eli m a t u r it a 43,8 29,7 31,0 11,5 23,3 65,3 100,0 20,6 69,9 9,5 100,0
Diploma eli qualifica
professionale 4,6 6,0 5,8 28,2 33,5 38,3 100,0 25,4 71,3 3,3 100,0

Lieenza media 0 inferiore 49,5 60,8 59,8 13,8 20,6 65,6 100,0 15,3 80,3 4,3 100,0

Totale 100,0 100,0 100,0 14,0 22,8 63,3 100,0 18,2 76,0 5,8 100,0

CLASSE DI ETA

15-19 anni 50,6 18,2 21,2 11 ,8 17,5 70,7 100,0 17,9 69,4 12,7 100,0

20-24 anni 36,2 41,0 40,6 14,5 27,4 58,1 100,0 20,3 73,9 5,8 100,0

25-29 ann! 13,2 40,8 38,2 20,6 30,7 48,7 100,0 16,1 81,2 2,7 100,0

Totale 100,0 100,0 100,0 14,0 22,8 63,3 100,0 18,2 76,0 5,8 100,0

PRECEDENT! ESPERIENZE
LAVORATIVE

S i 7,8 27,4 25,6 36,7 34,8 28,5 100,0 31,2 66,3 2,5 100,0

No 92,2 72,6 74,4 12,0 21,7 66,3 100,0 13,2 79,7 7,1 100,0

Totale 100,0 100,0 100,0 14,0 22,8 63,3 100,0 18,2 76,0 5,8 100,0

Ponte: Ist a t , Rilevazione trimestrale s u ll e forze di lavoro. Aprile, Anni 1993-1999
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II principale sbocco dei formati e il rie n
tro nel sistema dell'istruzione, che raccoglie
oltre il 63% delle uscite dalla formazione
prafessionale. II resto dei giovani formati
transita invece, nel 23% dei casi circa,
nell'inoccupazione e, soltanto nel 14%,
nell'occupazione. Nel complesso le possibi
lita di inserirsi nel mondo del lavora sana
lievemente superiori per i non formati
(18,2%), che tuttavia sana caratterizzati
anche da un rischio di rimanere nell'area
dell'inoccupazione sensibilmente piu alto
(76%), p erche e malta limitata la quota di
colora che decidono di ritornare a studiare.

Nell'analisi di genere non emergono par
ticolari differenze tra maschi e femmine in
termini di rendimento occupazionale della
partecipazione ai corsi di formazione,
anche se le donne mostrano comunque una
p iu alta probabilita di entrare nell'inoccu
pazione (per quasi il 25% dei casi contra il
20,7% degli uornini). Peggiore e invece la
situazione femminile nel campione dei non
formati: la prob ab il ita di travare un lavo
1'0 e per le donne sensibilmente inferiore
(12,6% contra il 26% degli uornini) e con
temporaneamente molto piu elevato e il
rischio di diventare inoccupate (82,4% con
tro 67%).

Le condizioni del mercato del lavora loca
le incidono in modo rilevante sugli esiti, tan
to per i formati, quanto per chi non ha par
tecipato a corsi di formazione professiona
Ie nelle regioni settentrionali risulta siste
maticamente superiore la quota dei giovani
che travano lavora, anche se le piu favorevo
li opportunita occupazionali presenti nel
Nord-est vengono maggiormente sfruttate
da quei soggetti che hanno scelto di non
posticipare l'ingresso nel mercato del lavora
attraverso la fruizione di a tt iv i ta formati
ve. Anche da questa analisi, particolarmen
te grave risulta la situazione occupazionale
dei giovani delle regioni meridionali che pre
sentano una probabihta di travare lavora
tre volte inferiore a quella dei coetanei del
Nord; ne la partecipazione a interventi di
formazione sembra in grado di ridurre i
divari territoriali.

Un ruolo determinante nel prefigurare
Ie successive transizioni e giocato anche
da l le ta dei partecipanti a ll a formazione
professionale: al crescere dell' eta aumenta
la p ro bab il ita di accedere a una p o siz.ione
lavorativa (rna anche di finire nell'inoccu
pazione), COS1 come sana i formati d i 15-

19 anni a segnalare la maggior propensio
ne a ricollocarsi n e l sistema dell'istruzio
ne. Nella transizione al lavoro, la parteci
pazione a i corsi di formazione sembra poi
favorire chi gia dispone di u n titolo di
studio elevato e chi ha concluso un corso
orienta to a l Ia voro: tra i forma ti che acce
dono a una posizione lavora tiv a , si r itro
vano infa tt i , il 37,2% di laureati e il 28,2%
di soggetti con la qualifica prafessionale.
Chi invece dispone di un basso livello di
istruzione 0 d i una formazione scolastica
d i taglio p iu culturale h a pili pro bab il it a ,
dopo la frequenza di un corso di forma
zione professionale, di reinserirsi nei
canali del sistema scolastico-universita
rio (65,5% per chi ha corrip letato il solo
obbligo e 65,3% per i maturi). E cornunque
nell'aver precedentemente instaurato u n
rapporto con il mondo del lavoro che si
giocano le chance occupazionali de i p iu
giovani: l a fruizione di att ivit a formative
aumenta le gia mediamente p iu elevate
pro b ab il ita di inserimento lavorativo di
chi ha precedenti esperienze lavorative.

Quindi, in relazione a v ar iab i li quali
I'eta , il titolo di studio e il possesso d i
precedenti esperienze lavorative, e proprio
il livello di attachment a l mercato del
lavoro a giocare un ruolo determinante
nelle successive transizioni dei giovani for
mati: gli esiti di chi e g ia marcatamente
orientato a l lavoro, p erche in una fascia
deta p iu avanzata, per aver conseguito un
p iu alto livello eli istruzione 0 una qu a lifi
ca professionale, oppure per aver g ia avu
to una precedente esperienza nel mondo
del lavora, sana pill frequentemente I'occu
pazione rna anche l'inoccupazione. Per
questi soggetti la forrnazione professiona
le e effettivamente 10 strumento per accre
scere il livello di o ccu pab il ita , rna la sola
fruizione eli corsi, pur avendo un effetto
positivo sulle probab il ita di inserimento
lavorativo, non riesce a riequilibrare diva
r i d i natura strutturale (come ad esempio
quelli legati al te rr it o r i o ). D altro canto,
emerge chiaramente che la fruizione di
formazione professionale per i soggetti
menu prossimi al mondo del lavora (p iu
giovani, me no formati 0 professionalizza
ti, senza esperienze lavorative) s i configu
ra marcatamente come un canale che
"r e in dir iz.za" i beneficiari verso il comple
tamento d e i percorsi di istru z ione sco la
stico-universitaria.
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6.3 Inserimento professionale di diplomati e
laureati

Il passaggio dalla scuola al mondo del
lavoro rappresenta un momenta critico.
Negli anni immediatamente a ridosso
dell'uscita da un ciclo formativo e in parti
colare in quelli che seguono la conclusione del
ciclo secondario su periore, la posizione dei
giovani nei confronti del mercato del lavoro
e ancora indeterminata Tra colora che deci
dono di proseguire gli studi all'universita
sono molti gli studenti lavoratori e ancora
di piu gli studenti in cerca di lavoro. Anche
fra quanti hanno gia un'occupazione, c'e chi
continua a cercare lavoro sperando, con
aggiustamenti successivi, di ottenere
un'occupazione che, per tipo di mansione e
remunerazione, sia piu coerente con le pro
prie aspirazioni. Subito dopo il consegui
mento della maturita, i giovani sperimenta
no, quiridi, ampie sovrapposizioni tra stu
dio, ricerca dellavoro e occupazione.

Anche per i laureati la transizione al
lavoro, sebbene me no problematica e indefi
nita di quella dei maturi, e lenta e discoriti
nua e si conclude con esiti professionali mol
to diversi, non sempre ritenuti adeguati al
percorso di studi concluso. Perfino
nell' ambito di uno stesso indirizzo accade
mico, gli esiti sul mercato del lavoro posso
no essere molto diversi: transizioni estrema
mente celeri convivono con ricerche di lavoro
lunghe e scoraggianti, anche perche la qua
lita degli studi non e omogenea e non tutte le
lauree sono ugualmente ricercate.

La resa della laurea sul mercato del
lavoro e pero migliore rispetto a quella del
diploma di scuola secondaria superiore e
l'investimento in formazione riduce la pro
bab ilita di rimanere a lungo in cerca di
lavoro: a distanza d i circa tre anni dal con
seguimento del titolo, il tasso di disoccu
pazione dei giovani dottori e decisamente
piu basso di quello dei diplomati ed e piu
alto il grado di stab il ita e di regolarizza
zione del lora lavoro. Ancora migliori sono
gli e siti dei diplomati universitari: tra i
giovani che concludono un ciclo accademico
breve, la quota di disoccupati e infatti la
p iu ridotta.

6.3.1 Condizione occupaxionale dei maturi e
dei laureati

A poco piu di tre anni dal conseguimento
del titolo, lavorano il 44,9% dei maturi
(Tavola 6.7) e il 71,6% dei Iaureatr' (Tavola
6.8).

Le donne risultano svantaggiate rispetto
agli uomini, quale che sia il titolo di studio
posseduto. Anche il luogo di residenza ha un
notevole effetto sulla possibilita di occupa
zione. Nel Mezzogiorno la quota di giovani
che lavorano e sempre inferiore rispetto a
quelle del Centro e del Nord, indipendente
mente dal titolo di studio.

I maturi del Mezzogiorno incontrano le
diffico lta maggiori: tra lora la percentuale
di occupati e minima (32,4%), mentre al
Nord, dove le possibilita di inserimento lavo
rativo sono migliori per tutti, anche il
diploma di matu rita costituisce un titolo
spendibile, tanto che il tasso di occupazione
dei maturi del Nord e superiore a quello dei
laureati del Mezzogiorno. E proprio in que
st'ultima area, pero, che la laurea si confi
gura come un "buon investimento": mentre
l'incremento percentuale del tasso di occu
pazione tra maturi e laureati e pari al
44,6% nelle zone settentrionali, nel Mezzo
giorno raggiunge il 73,1%. L'investimento in
formazione e, dunque, particolarmente
"redditizio" soprattutto all'interno di un
contesto economico critico.

In risposta alla cattiva accoglienza che
il mercato del lavoro riserva loro, molti gio
vani diplomati di scuola secondaria conti
nuano a studiare, prescindendo dalle reali
inclinazioni per gli studi universitari e
seguendo percorsi che sono spesso in contra
sto con le scelte formative operate fino a
quel momento. A circa tre anni dal consegui
mento del diploma, il 27,5% dei maturi sono
studenti a tempo pieno (non lavorano e non
cercano lavoro), ma si arriva al 46,5% di
studenti se si considerano anche quelli che
lavorano 0 cercano lavoro. Si tratta di una
quota che varia in ragione del sesso e del ter
ritorio.

Le scelte formative condizionano gli esiti
sul mercato del lavoro: tra il tipo di studi
conclusi (sia di scuola secondaria sia uni-

" I dati utilizzati, in questo e nel prossimo paragrafo, provengono dal sistema di indagini sulla transizione scuo
la-lavoro: indagini 1998 sui percorsi di studio e lavoro dei diplomati del 1995 e sull'inserimento professionale dei
laureati del 1995 e indagine 1999 sull'inserimento professionale dei diplomati universitari del 1996,
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Tavola 6.7 - Maturi del 1995 per tipo di seuoIa, ripartizione geografiea, sesso e eondizione oeeupazionale nel1998 (composizioni
percentuali)

TIPO or SCUOLA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (a)

CONDlZIONE lstituti lstituti Istituti Lieei Alt ri tipi di Nord Centro Mczzogiorno Totale
OCCUPAZIONALE professionali tecnici magistrali scuole

(h)

MASCHI

Lavorano Cc) 70,9 58,1 36,2 18,3 40,4 58,2 51,0 39,2 48,9

Non lavorano

- cercano lavoro (c) 21,7 22,2 36,9 17,8 30,4 ] 0,1 17,3 33,9 2] ,4

- studiano (rl ) 4,2 ] 5,4 2],8 61,7 24,3 28,8 27,4 23,1 26,1

- altra condizione 2,9 4,0 4,9 2,0 4,7 2,7 4,0 3,7 3,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FEMMINE

Lavorano (c) 62,5 53,2 34,9 18,8 39,7 55,9 43,3 26,1 4],3 0\

Non lavorano '":d
0

- cercano lavoro Cc) 26,1 25,6 39,9 21,5 32,2 12,0 24,2 42,0 26,6 ~

;:;;
- studiano Cd) 6,7 17,2 21,2 58,0 22,6 29,2 29,0 27,9 28,6 >

t::
- altra condizione 4,5 3,8 3,8 1,5 5,3 2,8 3,2 3,8 3,3

0
z
tTl

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 tTl

Z
C/l
tTl

TOTALE 2S
2::

Lavorano (c) 66,3 56,1 35,0 18,6 39,9 57,0 47,0 32,4 44,9 tTl
Z

Non lavorano
""":l
0
r

- cercano lavoro (c) 24,1 23,6 39,6 19,9 31,7 11,1 21,0 38,1 24,1 ><
- studiano ( d ) 5,6 16,2 21,3 59,6 23,1 29,0 28,2 25,6 27,5

0
~

>
- altra condizione 3,8 3,9 3,9 1,8 5,1 2,7 3,6 3,8 3,3 """:l

<
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0

v
tTl

FOIlII': lstat, lndagine 1998 sui pereorsi di studio e lavoro dei diplomati del 1995 -
(a) Le ripartizioni si riferiseono a llu hl ca zi o n e della seuola. C!
(b) Sana in cl u se le seuole magistrali. (3

VJ (c) Sana inelusi e ve n tu a l i studenti. ;;\.).)

f-' (d) Sana esclusi gli studenti in eerea di lavon). ~
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Tavola 6.8 - Laureati del 1995 per sesso, condizione occupazionale nel 1998, gruppo di corsi di laurea e ripartizione geografica
(composizioni percentu.ali)

......
Ul,..,
;p,..,

LWORANO

Totale Di mi
svolgono
un lavoro

~t,SCHI

r;?
>-<J
>-<J
o
~
-s
o
;p
zz
c
;p
r-
tTl

......
'-D
'-D
'-D

Totale

2,9 100,0

3,1 100,0

3,3 100,0

2,0 100,0

8,2 100,0

3,5 100,0

2,8 100,0

2,7 100,0

4,8 100,0

6,4 100,0

7,0 100,0

6,8 100,0

6,0 100,0

32,3 100,0

2,6 100,0

16,0

14,0

38,8

16,9

5,5

15,4

16,3

13,9

20,0

37,1

33,6

26,7

20,1

28,7

21,9

TOTALE

NON LWO]UIJ'IO

Cercano Non
lavoro cercano

lavoro

41,9

36,1

66,2

64,0

83,4

49,8

55,4

59,0

67,4

70,3

49,3

41,4

42,5

53,6

30,0

LAVORANO

Totale Dicui;
svolgono
unlavoro

continuativo
iniziato
dopa",

laurea

76,8

79,0

55,1

50,7

91,7

81,5

80,4

82,7

77,8

54,5

62,8

70,3

71,6

77,1

66,4

Totale

3,8 100,0

2,1 100,0

8,0 100,0

2,6 100,0

2,6 100,0

2,7 100,0

3,8 100,0

6,6 100,0

6,6 100,0

7,3 100,0

7,4 100,0

36,5 100,0

2,7 100,0

4,8 100,0

4,6 100,0

9,2

22,9

19,3

41,4

22,4

16,5

43,9

29,3

27,3

28,4

35,5

26,7

18,4

22,6

17,5

NONUVORANO

PEMMINE

Cercano Non
lavoro cercano

lavoro

53,8

65,3

61,0

36,9

31,4

81,2

57,4

61,8

67,8

53,6

39,7

42,9

31,0

51,0

50,3

70,8

70,0

48,5

44,1

87,9

76,7

72,7

70,5

LAVORANO

Totale Dicui:
svolgono
un lavoro

conuouauvo
iniziato

dopola
laurea

74,8

50,4

61,8

78,5

76,8

66,8

65,9

Totale

7,3 100,0

6,1 100,0

3,5 100,0

28,7 100,0

2,6 100,0

1,3 100,0

2,3 100,0

2,8 100,0

1,9 100,0

8,5 100,0

6,4 100,0

4,9 100,0

2,7 100,0

9,2 100,0

6,2 100,0

27,5

32,0

10,7

10,3

30,4

14,8

5,0

12,8

12,8

11,0

16,8

26,6

17,3

25,9

15,8

NON LAVORANO

Ccrcano Non
lavoro cercano

lavoro

68,2

22,7

67,0

44,7

61,2

50,3

40,2

83,7

60,5

70,6

72,3

44,6

43,4

41,2

51,0

56,4

92,2

85,8

84,8

81,8

83,4

65,9

77,9

86,0

81,2

59,4

65,9

68,3

79,9

64,7

Geo-biologico

Letterario

Economico -s ta tis tic 0

Scientifico

Insegnamento

Psicologico

Agrari 0

Ch imico-farmaceutico

Medico

Linguistico

Po litico-s o c ia lc

Giuridico

Ingegneria

Architettura

GRUPPO Dr CORSI 01 LAUREA

GRUPPO Dr CORSI Dr LAUREA
RII'ARTIZIONE GEOGRAFlCA (a)

Totale (b)

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord

Centro

Mezzogiorno

Totale (b)

86,3

79,2

64,6

77,9

69,7

59,8

48,9

61,2

8,2

13,8

28,6

15,8

5,5 100,0

6,9 100,0

6,8 100,0

6,2 100,0

78,8

65,8

48,7

65,9

62,3

47,9

35,4

50,3

13,8

26,8

46,5

27,3

7,4 100,0

7,2 100,0

4,8 100,0

6,6 100,0

82,4

71,9

56,1

71,6

65,9

53,4

41,6

55,4

11,1

20,8

38,2

21,9

6,5 100,0

7,1 100,0

5,7 100,0

6,4 100,0

Fonte: Ista t , Indagine 1998 sull'inserimento professionale dei laureati del 1995 (dati provvis or i)
(a) Le ripartizioni sono quelle di residenza dei laureati al momenta dell'indagine.
(b) Sono in clu s i i non residenti in Italia.



6. FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI

versitario) e la p oss ib il ita di trovare
un'occupazione esiste una correlazione mol
to forte. Tra i maturi la percentuale di
quanti svolgono unattivita lavorativa
aumenta, corri'e ovvio, quanto pili spiccato e
l'orientamento all a formazione professiona
le del tipo di scuola conclusa: dal 18,60/0
degli ex liceali, al 35% diplomati di istituti
magistrali, al 56,10/0 di istituti tecnici, al
66,30/0 di giovani con maturita professiona
le. Le performance sul mercato del lavoro dei
diversi indirizzi di studio secondario supe
riore non dipendono, pero, esclusivamente
dalle caratteristiche curriculari, rna hanno
a che fare anche con la diversa propensione
al proseguimento degli studi dei giovani che
Ii hanno frequentati. I ragazzi che concludo
no un istituto professionale, in genere, sono
meno interessati a proseguire gli studi: solo
il 5,6%, infatti, a tre anni dalla m a tu r ita ,
risulta studente. Opposta e la situazione
tra i diplomati dei licei che, avendo conclu
so un ciclo di studi orienta to a una forma
zione generale, non immediatamente spendi
bile sul mercato del lavoro, risultano stu
denti nel 59,60/0 dei casi.

Per i laureati le opportu n ita migliori si
presentano a quelli provenienti dai corsi dei
gruppi ingegneria, economico-statistico,
architettura e agrario. Risultano, invece,
decisamente inferiori alla media le percen
tuali di occupati nei gruppi medico, giuri
dico, geo-biologico e letterario. Se, in molti
casi, tassi di occupazione bassi sono indice
di una reale diffico lta di inserimento nel
mondo del lavoro, un discorso a parte va fat
to per i la urea ti in medicina e, in parte, per
quelli del gruppo giuridico, in quanto i pri
mi sono spesso impegnati in corsi di specia
lizzazione, mentre i secondi affrontano
periodi di praticantato necessari per poter
iniziare I'attivita professionale.

6.3.2 Precedenti esperienze di lavoro

La mobilita occupazionale che caratte
rizza i primi anni della transizione dal
sistema d'istruzione al lavoro e confermata
dalla quota elevata di giovani che, dopo il
conseguimento del titolo, hanno sperimenta
to lavori che si sono successivamente conclu
si. Precedenti esperienze di lavoro si rivelano
un fattore di successo ai fini della ricerca di
lavoro, essendo spesso richieste come "prere
quisito" .

Nei tre anni successivi al la maturita , il
34,80/0 dei diplomati di scuola secondaria ha
interrotto 0 concluso un lavoro. Tale percen
tuale e massima tra i maturi degli istituti
professionali, seguiti da quelli dei tecnici e
dei magistrali, fino ad arrivare a quelli dei
licei. Il dato e coerente con la correlazione
positiva g ia riscontrata tra orientamento
didattico dei vari tipi di scuola e tasso di
occupazione.

Per i laureati le esperienze di lavoro
costituiscono un fattore ancora pili irn por
tante per l'ingresso e la permanenza nel mer
cato dellavoro: nell'arco di tre anni, il 42,10/0
dei laureati ha avuto modo di lavorare,
anche se temporaneamente. Le occasioni di
lavoro sono pili frequenti per i giovani che
provengono da gruppi caratterizzati da
tassi di occupazione elevati (agrario, inge
gneria, scientifico, architettura). L'unica
eccezione e rappresentata dai giovani del
gruppo linguistico: nonostante pili della
meta di loro possa contare su un'esperienza
di lavoro passata, hanno pili diffico lta a
entrare stabilmente sul mercato del lavoro.

6.3.3 Caratteristiche del lavoro svolto

I laureati sono pili frequentemente impe
gnati dei maturi in lavori stabili: il 67,00/0
dei laureati svolge un lavoro continuativo
rispetto al 35,80/0 dei diplomati (Tavola
6.9). D'altra parte, molti diplomati, essen
do comunque iscritti alluniversita, privile
giano, dati gli impegni di studio, attiv ita
lavorative occasionali. I maturi impegnati
in attivita continuative, infatti, provengono
pili spesso dalle scuole che registrano tassi
di passaggio allu nivers ita inferiori a ll a
media (istituti professionali e teenier),
mentre i giovani diplomati degli istituti
magistrali (e soprattutto dei lice i) svolgono
pili spesso lavori precari, meglio conciliabi
li con I'attivita di studio universitaria.

Per alcune categorie pili deboli (i giova
ni del Mezzogiorno e le donne) il lavoro con
tinuativo, ritenuto di maggiore "qu a lita ",
rappresenta un obiettivo difficile da rag
giungere, soprattutto quando non si e lau
reati. La quota di coloro che hanno un lavo
1'0 continuativo diminuisce se si passa dal
Nord al Mezzogiorno, sia per i maturi sia
per i laureati. La percentuale di giovani
che svolgono un lavoro continuativo e pari
al 31,50/0 tra le diplomate (40,6% per i
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Tavola 6.9 - Maturi e laureati del 1995 per tipo dl lavoro svolto nel1998, retrtbuztone, sesso, tlpo
di scuola e gruppo di corsi di laurea (valori percentuali)

TIPO DI LWORO SVOLTO RETRIBUZIONE

TIPO DI SCUOLtIc
GRUPPO DI CORSI DI UUREA

Lavoro
continuativo

(per 100 indiudui)

Indipendenti Regolarizzati
(per 100 cccupati) (per100 dipendenti

(a) con Iaroro
continuatu.o)

Dipendenti
nel settore pubblico

(per 100 occupatt)

Retribuzione
mensile media
(migliaia di lire)

Oltre2
milioni mensili

e a tempo pieno)

TIPO DI SCUOLA
Istituti professionali (b)
Istituti tecnici
Istituti magistrali
Licei
Altri tipi di scuola

Totale scuole superiori

GRUPPO DI CORSI DI LAUREA
Scientifico
Chimico-farmaceutico
Geo-biologico
Medico
Ingegneria
Architettura
Agrario
Economico-statis tico
Politico-sociale
Giuridico
Letterario
Linguistico
Insegnamento
Psicologico

Totale

TIPO DI SCUOLA
Istituti professionali (b)
Istituti tecnici
Istituti magistrali
Licei
Altri tipi di scuola

Totale scuole superiori

GRUPPO DI CORSI DI LAUREA
Scientifico
Chimico-farmaceutico
Geo-biologico
Medico
Ingegneria
Architettura
Agrarlo
Economico-sta tis rico
Politico-socia le
Giuridico
Letterario
Linguistico
1nsegnamento
Psicologico

Totale

TIPO DI SCUOLA
Istituti professionali (b)
Istituti tecnici
Istituti magistrali
Licei
Altri tipi di scuola

Totale scuole superiori

GRUPPO DI CORSI DI LAUREA
Scientifico
Chimico-farmaceutico
Geo-biologico
Medico
Ingegneria
Architettura
Agrario
Economico-sta tis tico
Politico-sociale
Giuridico
Le r t e r a r i o
Linguistico
In segname nto
Psicologico

Totale

MASCHI

61.5 16,4 60,5 15,3 1.404
49,9 19,6 59,6 12,9 1.386
27,6 51,6 64,2 12,2 1.072
10,7 42,1 59,9 12,0 1.267
29,6 29,4 52,6 13,3 1. 174
40,6 20,9 59,8 13,4 1.378

78,5 20,7 98,1 15,3 2.274
77,1 36,3 96,2 9,7 2.251
58,8 464 90,7 18,4 1.940
44,8 62:6 56,7 31,1 2.274
90,4 25,1 98,8 8,7 2.262
82,5 76,2 88,7 14,7 1. 771
83,2 61,4 92,7 16,5 1. 798
83,4 34,7 95,5 10,6 2.211
77,6 27,9 95,5 28,6 2.344
55,8 57,1 97,1 25,9 1.852
59,7 41.1 90,5 28,8 1.976
64,1 31,4 94,1 23,3 1. 949
79,3 15,9 97,4 66,0 2.100
60,5 53,0 85,2 12,1 2013
73,9 39,6 94,9 16,5 2.144

FEMMINE

50,6 11,9 65,0 20,9 1.166
44,4 12,8 62,3 13,2 1.217
25,7 19,0 55,7 20.7 973

9,3 28,3 43,8 14,8 1.035
27,4 23,2 48,3 11,7 1.121
31,5 15,0 60,5 16,1 1.167

67,9 14,1 95,3 23,0 1. 991
65,7 31,2 93,8 14,0 2083
43,1 35,6 81,6 37,0 1.804
34,1 59,8 43,8 33,8 1.946
84,2 25,8 99,3 12,6 2.181
69,8 76,4 75,7 17,0 1.554
66,2 70,5 93,6 13,2 1.669
75,6 28,1 94,1 18,9 1.985
69,8 25,9 93,0 33,0 1.923
47,1 54,5 93,8 27,9 1.636
57,2 31,1 89,9 36,3 1.773
64,7 19,6 92,3 21,3 1.827
71.1 19,6 96,2 63,1 1.857
60,0 58,3 95,0 21,3 1.895
60,8 35,2 91,5 27,0 1.866

TOTALE

55,6 14,1 62,9 18,1 1. 291
47,6 16,9 60,7 13,0 1.326
25,9 22,2 56,2 19,8 986

9,9 34,8 50,6 13,5 1.162
28,0 25,0 49,5 12.1 1.139
35,8 18,1 60,1 14,6 1.289

73,6 17,9 96,9 18,6 2.161
70,4 33,5 94,8 12,1 2.168
49,1 40.5 85,3 28.6 1.872
39,8 61,5 51,3 32,2 2.154
89,7 25,2 98,9 9,1 2254
76,5 76.3 83,1 15,7 1.691
76.9 64,3 92,9 15,5 1. 761
80,0 32,0 94,9 14,1 2.120
73,4 26,9 94,2 30,8 2.150
51,1 55,8 95,4 26,9 1.749
57,8 33,5 90,0 34,4 1.834
64,7 20.8 92,4 21,5 1.840
72,1 19,1 96,3 63,4 1.897
60,0 57,3 93,0 19,6 1.915
67,0 37,5 93,3 21,5 2.023

8,4
12,2

7,6
20,0

4,5
9,6

57,9
56,9
34,1
35,0
61,3
22,7
24,1
50,9
53,6
34,6
34,6
27,1
52,1
47,1
47,9

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

37,0
42,5
23,6
19,1
60,2
13,0
20,3
40,2
31,6
22,8
19,3
17,9
20,5
28,7
29,0

5,9
9,0
2,7

12,6
1,8
8,0

474
45' 4
26:9
26,5
58.3
16,7
20,4
44,3
40.9
24,0
22,2
17,5
23,7
29,9
39,8

Fonte: Istat, Indagine 1998 sui percorsi di studio e lavoro del diplomati del 1995; jndagine 1998 sull'inserimento professionale dei laureati del 1995 (dati provvisori)
Sono inclusi i consulenti e collaborarori.
Sono incluse le scuole magistrah.
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6. FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI

Diplomati universitari
Con la riforma dei cieli univer

sitari il diploma universitario
dioenterd un passaggio obbligato
per tutti i giovani che effettuano
studi superiori. Un'analisi della
sua resa sui mercato del lavoro e
dunque particolarmente interes
sante, anche percbe il titolo di
studio intermedio rappresenta
una risposta al dilemma del
sistema formativo italiano. Da
una parte, infatti, la scuola
secondaria non offre ai giovani
una preparazione facilmente
spendibile sui mercato del lauoro,
non tenendo conto a sufficieriza
delle necessitd dei settori produt
tiui; dall'altra, l'istru.zione uni
versitaria espesso un investimen
to eccessivo rispetto alle necessitd
espresse dalla dornanda, come
dimostra il frequente sottoinqua
dramento dei laureati.

I diplornati universitari pre
sentano un inserimento pia faci
le rispetto a quello dei laureati
(Tavola 6.10). II loro tasso di
disoccupazione 03,4%) einferio
re rispetto a quello dei maturi e
dei laureati, mentre e massima
fra essi la quota di coloro che
svolgono un lavoro contiriuatiuo

(circa 75% rispetto a 36% dei
maturi e 67% dei laureati).

Anche per i diplomati uniuer
sitari il sesso e la zona geografi
ca hanno effetto sulla possibilita
di occupazione, tuttaoia, gli
squilibri sono molto meno euiden
ti di quelli riscontrabili per i lau
reati e i maturi. A distartza di
tre anni dal conseguimento del
titolo, il 72,5% delle diplomate
uniuersitarie lavora in modo con
tinuativo rispetto al 79,2% dei
diplomati. A livello territoria le,
l'occupazione stabile diminuisce,
passando dal Nord al Sud,
dall'84, 1% aI57,6%.

Le professioni dei diplomati
uniuersitari sono di livello meno
elevato rispetto a quelle dei laurea
ti: l'incideriza di imprenditori,
dirigenti e occupati in professioni
intellettuali e assai contenuta.
D 'altra parte, illoro curriculum di
studi Ii porta a ricoprtre spesso
ruoli intermedi, quali, per esem
pio, quelli di tecnici a elevata spe
cializzazione. II fatto di svolgere
ruoli meno prestigiosi dei laureati
comporta una retribuzione infe
riore: soltanto il 25% circa dei
diplomati che lavorano in modo

continuatiuo e a tempo pieno gua
dagna pia di due milioni al mese
rispetto al 40% dei laureati.

La miglior resa immediata
del diploma universitario in
confronto alla laurea e dovuta
sia ai benefici derivanti dal
numero cbiuso, che caratteriz
za la maggior parte dei cieli
brevi, sia all'orientamento pill
spiccatamente "professionaliz
zante" di questa genere di for
mazione, che fornisce skills pia
richiesti sui mercato del lauo
roo

Occorre ancbe considerare che
il numero di diplomati uriiuersi
tari emolto inferiore a quello dei
laureati (nel 1996 erano 8.965
rispetto a 115.249 laureati;
c'erano quindi circa 13 laureati
per ogni diplomate),

Le analisi condotte sui nuoui
corsi di diploma (istituiti dopo
il 1992-93), escludendo cioe i
pochi diplomi uniuersitari stori
ci (come statistica 0 abilitazio
ne alla vigilanza nelle scuole ele
mentari) e le scuole dirette a fini
speciali, conferrnano le buone
possibilttd di inserirnento nel
mercato dellavoro.

Tavola 6.10 - Maturi e laureati nel1995 e diplomati universitari nel1996 per tasso di disoccupa
zione, sesso e alcune caratteristiche dellavoro svolto nel1998 (valori percerituali)

CARATIERISTICHE DEL LWORO SVOLTO

Tasso di Lavoro Lavoro alle dipendenze Imprenditori, Operai,artigianl, Con una
disoccupazione continuative regolanzzaro dirigenti, occupati lavoratorisenza retribuzlone

(per100 persone) (per 100 dipendenti con in professioni qualifica mediamensile eli
kuoro conitnuattun intellettuali (per100 occupaticon oltre 2 milioni

(per 100 occupatiCOl! taowo coruinuatiui) (perIGO OCCtl-

latoro conttnuamo) pari con laooro
conttnuattto e a

tempopiano)

MASCHI
M a t u r i 30,4 40,6 59,8 5,6 39,1 11,6
Diplomati universitari 10,5 79,2 95,4 12,2 4,7 28,8
Laureati 17,2 73,9 94,9 49,6 1,0 48,0

FEMMINE
Maturi 39,2 31,5 60,5 4,0 13,5 3,1
Diplomati universitari 15,4 72,5 93,5 6,3 1,2 17,3
Laureati 29,5 60,8 91,5 42,1 0,7 29,0

TOTALE
Ma t u r i 35,0 35,8 60,1 4,8 27,5 8,0
Diplomati universitari 13,4 75,2 94,2 8,8 2,7 24,7
La urea ti 23,7 67,0 93,3 46,0 0,9 39,7

Fonte: Istat, Indagine 1998 sui percorsi di studio e lavoro dei diplomati del 1995; Indagine 1999 sull'Inscrirncnto professio
nale dei diplomati universitari del 1996 (dati provvisori), Indagine 1998 sull'Inserimento professionale dei laureati
del 1995 (dati provvisori)
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mas chi) e al 60,8% tra le laureate (contro il
73,9%). Il coinvolgimento in lavori conti
nuativi delle donne in uscita dalla scuola
secondaria risente, d'altronde, della mag
giore propensione femminile a proseguire
gli studi, comportamento che, come si e
visto, pUG rendere preferibile svolgere atti
vita lavorative saltuarie. Con l'innalzamen
to del titolo di studio, le differenze tra ses
si e fra zone geografiche di provenienza ten
dono a diminuire.

La quota di giovani che lavora in modo
autonomo e pari al 18,1% per i maturi e al
37,5% per i laureati. La libera professione
infatti rappresenta spesso 10 sbocco natura
le di alcuni corsi di laurea. Si osservano, tut
tavia. differenze a livello territoriale: il Sud
pres~nta una quota di lavoratori autonomi
pili elevata del Nord, sia per i diplomati sia
per i laureati. Quando le possib ilita di lavo
ro sono minori, quindi, i giovani tentano la
strada del lavoro in proprio.

Dalla lettura congiunta di questi dati e
di quelli relativi al grado di regolarizzazio
ne del rapporto di lavoro emerge una vasta
zona di economia informale, soprattutto nel
Mezzogiorno. I diplomati "regolarizzati"
(che, lavorando alle dipendenze, hanno un
datore di lavoro che paga loro i contr ibuti)
ammontano al 66,0% dei lavoratori dipen
denti nel Nord, al 58,7% nel Centro e soltanto
al 47,9% nel Mezzogiorno. La quota di lau
reati "regolarizzati" (93,3%) eben superio
re a quella registrata tra i maturi, rna
anch'essa diminuisce passando dal Nord al
Mezzogiorno. 1,0 svantaggio riguarda anco
ra una volta le donne pili degli uomini: la
percentuale di laureate dipendenti "regola
rizzate" nel Mezzogiorno scende fino
all'83,6%.

Il migliore inserimento professionale dei
laureati e testimoniato anche dal livello
retributivo: 10 scarto tra retribuzione netta
media mensile dei laureati e dei diplomati
ammonta a oltre 700 mila lire mensili 01
57% circa in pili della retribuzione media
dei maturi).

I diplomati che provengono dagli istitu
ti tecnici guadagnano p iu di tutti, mentre
quelli che provengono dagli istituti magi
strali risultano decisamente pili svantag
giati. I laureati pili retribuiti sono quelli
dei raggruppamenti ingegneria, chimico
farmaceutico e medico; quelli che gu ada
gnano di meno provengono dai gruppi archi
tettura, giuridico e agrario. Per i dottori in
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medicina, quindi, la difficolta di ingresso
nel mercato del lavoro non impedisce poi a
quanti trovano lavoro di ottenere retribu
zioni elevate. I gruppi ingegneria e chimico
farmaceutico offrono un buon inserimento
in termini sia di tassi di occupazione sia di
salario percepito. All'opposto, i giovani in
uscita dal gruppo giuridico sperimentano
una transizione piuttosto difficile anche
qualora si guardi al reddito percepito. I
laureati dei gruppi architettura e agrario
"pagano" la relativa facil ita di ingresso nel
mondo del lavoro con retribuzioni mensili
inferiori alla media.

Il distacco tra Nord e Mezzogiorno, COS!

come quello tra i due sessi, appare netto
anche sul fronte delle retribuzioni. I giova
ni diplomati del Sud guadagnano circa 300
mila lire in meno rispetto a quelli del Nord
(il 30,3% della retr ibu z.ion e); per i laureati
10 scarto scende a 250 mila (-14,2%). Le
donne percepiscono una retribuzione media
inferiore a quella maschile, con scostarnen
ti nell'ordine delle 200 mila lire (-18,1%)
per le diplomate e 300 mila (-14,9%) per le
laureate.

6.4 Professioni dei neolaureati

Se e vero che la laurea tutela, almena in
parte, dal rischio della disoccupazione,
l'impegno negli studi universitari non porta
sempre ai risultati sperati. A distanza di
tre anni dal conseguimento del titolo, quasi
la meta dei laureati (49,2%) e insoddisfatta
del trattamento economico, il 46,5% delle
possib il ita di carriera, il 37,9% della stabi
lita del posto di lavoro e il 41,8% del grado
di utilizzo delle conoscenze acquisite (Tavo
la 6.11). I giudizi pili negativi provengono
dai laureati dei gruppi architettura, inse
gnamento e agrario, mentre esprimono
minor insoddisfazione quelli dei gruppi chi
mico-farmaceutico, ingegneria ed ecoriomi
co-statistico.

11 taglio prevalentemente teorico che fino
a ora hanno avuto gli studi universitari in
Italia non incontra, spesso, le necessita del
mondo produttivo e la laurea finisce per
risultare un titolo di studio sovradimensio
nato rispetto alle mansioni assegnate. II
fenomeno assume as petti macroscopici per
alcune discipline e, in particolare, fra i neo
laureati del gruppo politico-sociale e del
gruppo linguistico e letterario.
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Tavola 6.11 - Laureati del 1995 che lavorano nel1998 (a) e si dichiarano insoddisfatti in relazione ad
alcuni aspetti dell'attuale lavoro (b) per sesso e gruppo di corsi di laurea (per 100
laureati della stesso sesso e gruppo)

GRUPPa Dr CORSI Dr LAUREA

Scientifico
Chimico-farmaceutico
Geo-biologico
Medico
lngegneria
Architettura
Agrario
Economico-sta tistico
Politico-sociale
Giuridico
Letterario
Linguistico
Insegnamento
Psicologico
Totale

Scientifico
Chimico-farmaceu tico
Geo-biologico
Medico
Ingegneria
Architettura
Agrario
Economico-sta tistico
Politico-socia Ie
Giuridico
Letterario
Linguistico
Insegnamento
Psicologico
Totale

Scientifico
Chimico-farmaceu tico
Geo-biologico
Medico
Ingegneria
Architettura
Agrario
Economico-s ta tis tico
Politico-sociale
Giuridico
Letterario
Linguistico
lnsegnamento
Psicologico
Totale

ASPETTI DELL'ATTUALE LAVORO

Trattamento Poss ibi lita di Sta bi lita del Ltilizzo delle
economico carriera posta di lavoro conoscenze acquisite

MASCHI

45,1 44,8 32,6 44,8
35,8 41,5 31,4 38.8
53,7 46,5 52,6 49,0
57,0 55,4 59,7 22.8
42,4 34,4 24.7 38.5
65,7 39.8 60,8 36.2
59,2 49,5 50,7 31.1
43,1 31,9 29,4 39.8
44,6 50,1 28,4 58,1
55,2 30,8 33,6 32,8
58,1 60,0 50.2 55.1
49,3 53,6 49.5 44,9
67,4 83,8 39,4 39,3
54,9 41,0 48.9 29.9
48,3 39,3 35,4 39,6

FEMMINE

44,9 49,4 39,4 45,4
42,0 58,7 29,9 31.5
54,8 68.2 62.7 49,9
55,6 61,2 65.3 23.9
42,0 40,7 28.5 38.8
67,3 41.8 63,9 3'7,l
60,0 46,4 54,9 31.1
41,2 42,5 26.4 41,0
46,7 54,0 35,4 60.8
55,1 41,5 36 2 37,2
53,7 63,7 50,6 52.1
46,8 68,4 40.6 57,7
63,6 75,1 37,4 37 -:.1

51,9 66,1 50,1 31.5
50,2 54,5 40,7 44,1

TOTALE

45,0 46,7 35,5 45.0
39,2 50,9 30,6 34 7
54,3 58,4 58,1 49.6
56,4 57,7 61,9 23,3
42,3 35,1 25,1 38.6
66,3 40,7 62,1 36.5
59,5 48,5 52,0 31.1
42,3 36,3 28,2 40.2
45,7 52,0 32,0 59.4
55,2 36,3 34,9 35.0
54,7 62,8 50,5 52,8
47,0 67,0 41,5 56,5
64,1 76,2 37,6 37.9
52,4 61,4 49,9 31,2
49,2 46,5 37,9 41,8

Fonte: Istat, Indagine 1998 sull'inserimento professionale d e i laureati del 1995 (dati p rovvi sor i )
(a) Sono esclusi coloro che lavorano aile diperidcnze in modo stagionale 0 occasionale.
(b) Sono in clu si coloro che hanna dichiarato d i essere "poco" a "per niente" soddisfatti.
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Tavola 6.12 - Laureati nel 1995 per professione svolta nel 1998 (a), sesso e gruppo di corsi di laurea
(composizioni percentuali)

GRANDI GRUPPI PROFESSIONAL!

Legislaron, Professioni Totale Professioni Profession; Altre Totale

GRUPPO DI CORSI DI LAUREA dirigenti, intellcttuali. imprenditorL intermedie esecutivedi professioni

imprenditori scientiflche e dirigentie (tecnici) amministrazione

a elevata profession! e gestione
specializzazione intellettuali

MASCHI
Scientifico 2,6 44,0 46,6 47,1 1,4 4,9 100,0
Ch i m i co- farmaceu ti c 0 2,2 77,5 79,7 15,6 0,7 4,0 100,0
Geo-biologico 1,7 62,6 64,3 28,4 0,6 6,7 100,0
Medico 1,7 92,1 93,7 1,4 0,0 4,8 100,0
Ingegneria 2,5 39,4 41,9 54,9 1,4 1,8 100,0
Architettura 3,0 75,2 78,2 19,3 0,5 2,0 100,0
Agrario 5,1 53,7 58,8 31,0 2,1 8,2 100,0
Economico-sta tistico 4,6 26,3 30,9 57,2 8,4 3,5 100,0
Politico-sociale 6,6 24,7 31,3 50,1 9,1 9,5 100,0
Giuridico 4,1 61,0 65,1 23,8 4,2 6,9 100,0
Letterario 2,7 34,1 36,8 38,8 8,3 16,1 100,0
Linguistico 3,4 30,4 33,8 40,2 11,7 14,4 100,0
Insegnamento 5,8 39,9 45,6 43,8 5,4 5,2 100,0
Psicologico 0,0 55,3 55,3 37,7 2,0 5,0 100,0
Totale 3,6 45,4 48,9 41,9 4,3 4,9 100,0

FEMMINE
Scientifico 0,8 54,7 55,5 40,7 2,6 1,2 100,0
Chimico-farmaceu tico 0,6 86,2 86,9 10,4 0,3 2,5 100,0
Geo-biologico 1,7 56,1 57,8 31,3 4,8 6,2 100,0
Medico 0,5 95,5 96,0 0,8 0,0 1,8 100,0
Ingegneria 0,9 47,1 47,9 48,7 2,4 1,1 100,0
Architettura 1,1 73,9 75,0 21,5 1,0 2,6 100,0
Agrario 1,7 66,7 68,4 26,8 1,2 3,5 100,0
Economico-sta tistico 3,3 21,5 24,8 54,4 17,4 3,4 100,0
Politico-sociale 1,5 21,2 22,6 51,3 20,8 5,3 100,0
Giuridico 1,1 58,7 59,8 28,0 8,8 3,4 100,0
Letterario 2,1 34,4 36,4 46,2 9,4 8,0 100,0
Linguistico 1,3 19,2 20,5 42,6 28,6 8,4 100,0
Insegnamento 0,7 17,6 18,3 70,9 6,8 4,0 100,0
Psicologico 0,0 47,6 47,6 44,2 2,2 5,9 100,0
Totale 1,6 41,0 42,6 40,9 11,8 4,6 100,0

TOTALE

Scientifico 1,8 48,5 50,3 44,4 1,9 3,3 100,0
Chimico-farmaceu tico 1,3 82,4 83,7 12,7 0,5 3,1 100,0
Geo-biologico 1,7 59,1 60,8 30,0 2,9 6,4 100,0
Medico 1,2 93,9 95,1 1,2 0,0 3,7 100,0
Ingegneria 2,4 40,2 42,6 54,2 1,5 1,7 100,0
Architettura 2,2 74,7 76,9 20,2 0,7 2,3 100,0
Agrario 4,0 57,9 61,9 29,6 1,8 6,7 100,0
Economico-sta t i st ico 4,0 24,3 28,3 56,1 12,1 3,5 100,0
Politico-sociale 4,0 22,9 26,9 50,7 15,0 7,4 100,0
Giuridico 2,6 59,9 62,5 25,9 6,5 5,2 100,0
Letterario 2,2 34,3 36,5 44,4 9,2 9,9 100,0
Linguistico 1,5 20,3 21,8 42,4 26,9 9,0 100,0
Insegnamento 1,3 20,4 21,7 67,5 6,6 4,2 100,0
Psicologico 0,0 49,1 49,1 43,0 2,2 5,8 100,0
Totale 2,6 43,3 45,9 41,4 7,9 4,7 100,0

Fonte: Istat, Indagine 1998 sull'inserimento professionale dei laureati del 1995 (dati provvi sori)
(a) Sono esclusi col oro che lavorano alle dipendenze in modo stagionale 0 occasionale.
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6.4.1 Coerenza tra titolo di studio e livello
professionale

Tra quanti hanno trovato lavoro entro
tre anni dalla laurea, solo la meta dichiara
di essere occupato in professioni adeguate
allivello formativo raggiunto (Tavola 6.12):
il 2,6% e un dirigente 0 un imprenditore e il
43,3% svolge una professione intellettuale 0
scientifica a elevata specializzazione.
L'altra meta, invece, non si e ancora inserita
al livello atteso. Di questi, la stragrande
maggioranza lavora in professioni interme
die come tecnico, un ruolo che potrebbe esse
re pili opportunamente coperto da titoli di
studio inferiori come i diplomi universitari
e di scuola secondaria superiore. La quota
di coloro che svolgono mansioni poco quali
ficate e comunque contenuta, soprattutto se
confrontata con quella relativa a titoli di
studio inferiori. Alcuni indirizzi Oinguisti
co, politico-sociale ed economico-statistico)
costituiscono pero un'eccezione; in partico
lare le donne, in una quota non trascurabile,
svolgono professioni di livello inferiore a
quello atteso: esecutive, di amministrazione
e gestione.

La scarsa rispondenza tra livello del
lavoro svolto e formazione ricevuta pUG
essere irnpu tata solo in parte al lasso di
tempo relativamente breve (tre anni) che i
laureati intervistati hanno avuto per inse
rirsi sul mercato del lavoro. II problema
permane infatti anche per le classi di eta
successive, seppure in forma attenuata:
tra i laureati 35-3genni la quota di coloro
che ricoprono ruoli alti sale al 67%, rna un
quinto lavora ancora in mansioni di tipo
intermedio e il 12,3% svolge lavori di livel
10 basso 5.

Il problema della qualita del lavoro non e
ugualmente rilevante per tutte le specializ
zazioni: in particolare, non sembra riguar
dare i dottori in medicina, che in una per
centuale del 95,1 % lavorano come dirigenti 0
in professioni intellettuali, ne quelli del
gruppo chimico-farmaceutico e del gruppo
architettura. Interessa particolarmente, di
contro, i giovani provenienti dall' area urna
nistica ed ecoriomico-sociale.

In particolare, i laureati dei gruppi inse
gnamento e letterario, oltre alla difficol ta
con la quale trovano occupazione, presenta-

no anche scarsa coerenza fra titolo di studio
e lavoro svolto. Per i laureati in ingegneria
non c'e sostanziale difficolta per trovare
la voro, rna I' incoerente u tilizzo della la urea
permane.

E interessante notare come le donne, che
media mente fanno registrare un inser i
mento professionale meno brillante degli
uomini, accedano pili spesso dei maschi a
lavori migliori proprio in quelle discipline
in cui le laureate sono una minoranza e
cioe nei gruppi ingegneria, scientifico e
agrario (Figura 6.1). Analogamente, per i
gruppi di corsi di laurea in cui sono le don
ne ad essere pili numerose, la percentuale
di uomini che svolge un lavoro di buon livel
10 e molto superiore rispetto a quella delle
donne.

L'istruzione superiore si rivela, quindi,
in parecchi casi un investimento "eccessivo".
In effetti, la laurea e un requisito richiesto
per l'attivita lavorativa svolta dai giovani
dottori solo nel 67% dei casi (Tavola 6.13).
Un terzo, soprattutto donne, svolge un lavo
ro per il quale il titolo non e espressamente
richiesto. n problema riguarda specialmen
te i laureati dell'area umanistica, senza dif
ferenze di genere.

Anche quando la laurea costituisce un
prerequisito, questo non garantisce dal
rischio di sottoutilizzazione. Infatti, fra i
giovani che svolgono un lavoro per il quale la
laurea e richiesta, soltanto il 62,8% ricopre
un ruolo di livello adeguato; pili di un terzo,
invece, lavora come tecnico 0 in professioni
esecutive ed operaie.

Se, da un lato, si pUG ipotizzare che il
fenomeno sia imputabile alla carenza di
personale con formazione intermedia 0 al
deterioramento della qua lita degli studi,
dall'altro, il dato lascia intravedere una
domanda limitata da parte del settore pro
duttivo.

Il problema dell'over-education si concen
tra in specifici settori: riguarda assai poco
i laureati del gruppo medico, chimico-far
maceutico, geo-biologico, architettura e
giuridico che, quando svolgono un lavoro "da
laureati", sono occupati per oltre 1'80% in
professioni di livello alto; e molto presente
invece fra i giovani provenienti dai gruppi
economico-statistico, politico-sociale, inge
gneria, linguistico.

'Dati t r a tt i dalla rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro.
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Figura 6.1 - Laureati del 1995 che nel 1998 sono occupati come imprenditori 0 in professioni
intellettuali per gruppo di corsi di laurea e sesso (a) (per 100 laureati della stes
so gruppo e sesso)

Gruppo medico

Gruppo chimlco-farmaceutico

Gruppo architettura

86,9

Gruppo agrario
68,4

Gruppo giuridico 65,1

Gruppo geo-biologico 64,3

Gruppo scientifico
55,5

Gruppo ingegneria
47,9

Gruppo psicologico 55,3

Gruppo letterario 36,8
36,4

Gruppo economico-statistico

Gruppo politico-sociale

30,9

31,3

Gruppo linguistico

Gruppo insegnamento

g~I:J33,8

Totale 48,9

EIMaschi Ilill Femmine

Fonte: Is ta t , Indagine 1998 sull'inserimento professionale dei laureati del 1995 (dati provvis ori)
(a) So n o incluse le professioni dei grandi gruppi professionali 1 e 2·. legislatori, dirigenti, imprenditori, professioni

intellettuali e scientifiche a elevata specializzazione.
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Tavola 6.13 - Laureati del 1995 che lavorano nel1998 (a) per tipo di laurea richiesta per illavoro svolto,
sesso e gruppo di corsi di laurea (valori percentuali)

TIPO Dr LAUREA RICHIESTA PERILLAVORO SVOLTO Imprenditori, dirigenti,
Laurea Laurea in Laurea Totale professioni intellettuali (b)

GRUPPODr CORSI Dr LAUREA posseduta specifiche aree qua lsiasi (per 100 laureati ai quali if
disciplinari stata ricbiesta la laurea al

momenta dell'assunzione)

MASCHI

Scientifico 21,0 40,1 1,9 63,1 63.5
Chimico-farmaceu tico 58,5 31,2 1,1 91,0 83.4
Geo-biologico 35,7 38,0 1,4 75,2 83.6
Medico 94,5 4,8 99,4 99.2
Ingegneria 51,0 34,5 0,5 86,1 44.5
Architettura 60,7 18,1 0,4 79,2 87.9
Agrario 62,3 10,2 0,5 73,2 68.7
Economico-s ta tistico 28,3 33,7 2,0 64,1 37.1
Poli tico-sociale 2,0 38,9 3,2 44,2 43,9
Giuridico 55,8 15,2 1,2 72,3 89.7
Letterario 12,5 21,0 9,8 43,4 60.8
Linguistico 7,7 13,6 7,0 28,5 53,4
Insegnamento 9,5 49,8 13,6 73,0 64,6
Psicologico 47,2 9,5 8,1 64,9 85,4
Totale 42,7 28,5 1,6 72,9 59,7

FEMMINE

Scientifico 22,8 42,8 2,8 68,6 72,6
Chimico-farmaceu tico 67,8 25,2 93,0 90.8
Geo-biologico 23,1 44,3 2,4 69,8 81,0
Medico 93,8 2,9 96,8 98,9
Ingegneria 48,2 41,2 0,2 89,6 52.3
Architettura 62,9 15,4 0,6 79,0 88.1
Agrario 62,7 18,0 0,3 81,1 79.1
Economico-sta tistic 0 25,3 30,3 2,5 58,2 34.6
Politico-sociale 3,0 34,2 3,7 40,9 44.7
Giuridico 52,4 17,8 2,7 73,0 82,2
Letterario 18,5 23,9 4,0 46,4 68.3
Linguistico 14,9 11,8 4,0 30,8 51,6
Insegnamento 12,8 18,2 2,3 33,4 68.0
Psicologico 41,3 27,0 1,3 69,6 69.2
Totale 33,5 24,5 2,5 60,5 66,8

TOTALE

Scientifico 21,8 41,3 2,3 65,6 67,8
Chimico-farmaceu tico 63,7 27,8 0,5 92,1 87,7
Geo-biologico 28,8 41,5 1,9 72,2 82,3
Medico 94,2 4,1 98,3 99,1
Ingegneria 50,7 35,3 0,5 86,5 45,4
Architettura 61,7 16,8 0,5 79,1 88.0
Agrario 62,5 12,8 0,5 75,8 72,5
Economico-sta tistico 27,0 32,3 2,2 61,6 36,1
Poli tico-sociale 2,6 36,2 3,5 42,3 44,3
Giuridico 54,0 16,6 2,0 72,7 85,8
Letterario 17,1 23,2 5,3 45,8 66,7
Linguistico 14,2 11,9 4,3 30,6 51,8
Insegnamento 12,5 21,0 3,3 36,9 67,3
Psicologico 42,2 24,1 2,4 68,9 71.8
Totale 38,3 26,6 2,0 67,0 62,8

Fonte: Istat, Indagine 1998 sull'inserimento professionale dei laureati del 1995 (dati provvisori)
(a) Sono esclusi coloro che lavorano alle dipendenze in modo stagionale 0 occasion ale e coloro che hanno iniziato il lavoro prima della laurca.
(b) Sono compresi legislatori, dirigenti, imprenditori, professioni intellettuali e scicntifiche ad elevata specializzazionc.
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6.4.2 Coerenza tra percorsi di studio e pro
fessioni svolte

Un confronto tra i contenuti della forma
zione e i contenuti del lavoro permette di
analizzare la coerenza tra percorsi di stu
dio e professioni svolte 6.

I neolaureati che svolgono lavori coerenti
con gli studi effettuati sono sol tanto il
42,3% (Tavola 6.14). La quota sale al 48,0%
se si considerano soltanto le professioni di
livello medio 0 alto e al 59,8% quando si
guarda alle sole professioni pili prestigiose
(liberi professionisti, intellettuali e profes
sioni scientifiche a elevata specializzazio
ne). Anche fra coloro che riescono a inqua
drarsi in maniera pili qualificata quindi
pili del 40% non risulta sfruttare appieno le
conoscenze acquisite. Al pili generale proble
ma dell'aver-education si aggiunge quello del
mismatch tra domanda e offerta di specifi
ci profili.

Per i soli laureati che si collocano ai livel
li pili alti, i corsi che offrono pili spesso
l'opportunita di svolgere un lavoro connesso
al tipo di studi concluso sono il gruppo
architettura, psicologico, chimico-farma
ceutico e agrario, tutti con una percentuale
di professioni coerenti superiore all'80%.
Quando si fa riferimento al totale delle pro
fessioni, i giovani provenienti dai gruppi
economico-statistico, linguistico e lettera
rio risultano molto penalizzati, con basse
quote di professioni coerenti.

La p o ss ib il ita di mettere a frutto la for
mazione ricevuta e maggiore per gli uomini
che per le donne (45,4% rispetto al 38,9%),
che risultano pili frequentemente occupate
in professioni di tipo esecutivo, classificate
tutte come non coerenti. Al contrario, tra

quanti svolgono le professioni pili qualifica
te, sono proprio Ie donne ad utilizzare mag
giormente le conoscenze acquisite (64,6%
rispetto al 56% fra gli uomirii).

La coerenza tra formazione ricevuta e
lavoro svolto non e soltanto il frutto
dell'incontro tra domanda e offerta di speci
fici profili, rna risente anche del grado di
specializzazione dei diversi curricula. In
altri termini, una forte concentrazione di
laureati di un dato indirizzo in un numero
ristretto di professioni coerenti, da un lato,
indica che essi possono contare su uno speci
fico mercato, dall'altro, mette in evidenza
una certa rig idita dei profili.

Per avere qualche prima indicazione sul
grado di fl es sibil ita dell'offerta rispetto
al la domanda pUG essere utile considerare
Quante e quali siano le professioni pili fre
quentemente svolte dai giovani in uscita dai
diversi corsi di laurea. A questo scopo, per
ciascun gruppo di corsi, si e proceduto ad
ordinare le profe ssioni' in base alIa frequen
za di loro svolgimento e a conteggiare il
numero di quelle necessarie a raccogliere il
90% dei laureati occupatio

II mercato del lavoro dei laureati appare
fortemente differenziato al suo interno: da
un lata, soltanto 24 professioni diverse
impiegano la meta dei giovani laureati,
dall'altro, per arrivare al 90% dei laureati
occupati ne sono necessarie altre 119, un
numero relativamente alto soprattutto se si
considera che le professioni di livello pili ele
vato sono 139 in tutto (Tavola 6.15).

I gruppi a pili forte grado di concentra
zione so no quello medico (con 15 professioni
si arriva al 90% dei laureati), il gruppo chi
mico-farmaceutico (18), architettura (21) e
psicologico (25). Decisamente pili flessibili

(, Tutte Ie volte che la coerenza tra stu di e professione non appare in tutta evidenza, il criterio adottato e
statu piuttosto restrittivo. Per esempio, la classe di professioni "chimici" non e stata considerata coerente
quando la laurea apparteneva al gruppo agrario; ugualmente non coerenti sono state considerate Ie profes
sioni paramediche esercitate dai giovani del gruppo geo-biologico. D'altra parte, la coerenza delle singole pro
fessioni e stata messa in relazione con i contenuti formativi di raggruppamenti di corsi e non gia con quelli
dei singoli corsi di laurea. Cosi , la professione "informatico" e stata considerata coerente per tutti i lau re a
ti del gruppo scientifico: matematici, fisici, astronomi 0 informatici che fossero. Per quanto riguarda Ie pro
fessioni, queste sono state studiate al massimo livello di dettaglio, quando si trattava di professioni di livel
10 medio 0 alto. Le professioni appartenenti a i grandi gr u pp i 1 Clegislatori, dirigenti e i mpre n d ir ori). 2 (pro
fessioni intellettuali, scientifiche e a elevata specializzazione, inclusi i liberi profe ss ioriist i). e 3 (tecnici e
professioni intermedie) della classificazione delle professioni adottata d a llIst a t so no state trattate utiliz
zando Ie informazioni sino al quarto livello della classificazione. Le altre professioni a carattere prevalente
mente esecutivo, che raccolgono circa il 12% dei neolaureati, sono state considerate tutte non coerenti con
qualsiasi tipo di studi universitari concluso, a causa della scarso contenuto formativo richiesto da ciascuna.
Ovviamente va tenuto conto dei limiti analitici della classificazione usualmente adottata.

- Per tutte le professioni sono state utilizzate le informazioni fino al quarto livello della classificazione.
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Tavola 6.14 . Laureatidel 1995 che ne11998 svolgono una professione coerente con il gruppo cui appartiene
il proprio corso di laurea (a) per sesso e gruppo di corsi di laurea (per 100 laureati della
stesso gruppo, sesso e professione)

PROFESSIONI
Imprenditori e Tecnici Imprenditori, Totale

GRUPPO Dr CORSI Dr LAUREA professioni professioni
intellettuali (b) intellettuali e tecnici

MASCHI
Scientifico 14,6 83,1 48,8 47,6
Chimico-farmaceutico 77,7 67,8 76,0 73,3
Geo-biologico 63,6 43,2 57,2 53,9
Medico 78,3 0,0 77,3 76,9
Ingegneria 51,9 61,4 57,3 56,1
Architettura 87,2 74,2 84,6 83,2
Agrario 79,3 56,5 71,6 65,1
Economico-sta tistico 13,1 18,6 16,7 15,0
Poli tico-sociale 22,8 30,4 27,4 22,5
Giuridico 74,8 23,6 61,2 55,9
Letterario 54,4 29,6 41,4 31,2
Linguistico 62,3 57,1 59,6 46,1
Insegnamento 76,3 42,4 59,8 54,6
Psicologico 80,2 31,6 60,5 56,7
Totale 56,0 41,2 49,1 45,4

FEMMINE
Scientifico 39,5 76,0 54,9 53,0
Chimico-farmaceu tico 86,6 49,7 82,4 79,9
Geo-biologico 48,8 19,4 38,1 33,8
Medico 76,1 9,1 75,4 73,9
Ingegneria 46,1 55,5 50,8 49,1
Architettura 92,9 51,1 83,7 80,7
Agrario 88,5 42,1 75,3 71,8
Economico-s ta tis tico 17,6 15,4 16,1 12,9
Politico-sociale 27,2 22,0 23,6 17,8
Giuridico 81,2 16,4 60,3 52,8
Letterario 57,0 15,6 34,0 28,1
Linguistico 66,5 33,1 43,9 27,5
Insegnamento 80,7 51,4 57,3 51,2
Psicologico 87,3 32,2 60,6 55,6
Totale 64,6 28,3 46,6 38,9

TOTALE
Scientifico 26,1 80,4 51,4 50,0
Chimico-farmaceutico 82,8 59,7 79,6 77,0
Geo-biologico 56,0 29,7 47,1 43,0
Medico 77,4 3,2 76,6 75,7
Ingegneria 51,2 60,8 56,6 55,3
Architettura 89,6 64,0 84,3 82,2
Agrario 82,5 52,4 72,8 67,2
Economico-sta tistico 14,7 17,3 16,4 14,1
Poli tico-sociale 24,6 26,1 25,6 20,2
Giuridico 77,8 19,7 60,8 54,4
Letterario 56,4 18,6 35,7 28,8
Linguistico 65,9 35,3 45,7 29,3
Insegnamento 79,5 50,6 57,6 51,7
Psicologico 85,7 32,1 60,6 55,8
Totale 59,8 35,1 48,0 42,3

Fonte: Istat, Indagine 1998 sull'inserimento professionale dei laureati del 1995 (dati provvisori)
(a) Sono esclusi i laureati che lavorano nelle Forze armate, coloro che non hanno specificato illavoro svolto e coloro che lavoravano in

modo stagionale 0 occasionale.
(b) Sono compresi legislatori, dirigenti, imprenditori, professioni intellettuali e scientifiche ad elevata specializzazione.
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Tavola 6.15 - Numero minimo di professtonl necessarie a raccogliere il90%, 1'80% e il 50% dei Iaureati
del 1995 che Iavorano nel1998 ( a), per gruppo di corsl di laurea

GRUPPO Dr CORSI DI LAUREA NUMERO DI PROFESSIONI

per il 90% per 1'80% per il 50%
dei laureati dei Iaureati dei laurcati

Scientific a 30 14 2
Ch i m i c ()- farma c e u t i co 18 4 1
Geo-biologico 61 34 7
Medico 15 8 3
Ingegneria 45 27 9
Architettura 21 6 1
Agrario 65 24 3
Ec 0 nomic 0- st a [is ti c 0 67 33 11
P oli tico-social e 103 65 22
Giuridico 60 33 3
Le t t e r a r i o 99 63 16
Linguistica 78 47 15
Insegnamento 48 24 4
Psicologico 25 16 5

Totale 143 90 24

Fonte: Istat, Indagine 1998 sull'inserimento professionale dei lau re a t i del 1995 (dati provvisori)
Col) Sono inclusi i lau rear i clie lavorano nelie Forze arm ate ed esciusi colora che non han no specificato il lavoro svolto e coioro

che lavorano in motio st<Jgionale o occasionale.

risultano i neolaureati del gruppo politico
sociale (03), letterario (99), linguistico
(78) ed economico-statistico (67) ehe rico
prono un numero molto ampio di professio
ni.

Tra le professioni in assoluto pili fre
quenti molte sono di livello intermedio
(appartenenti al gruppo 3): programmato
ri , segretari e archivistr. insegnanti elemen
tad, contab il i, tecnici d i vendita (Tavola
6.16}

6.5 Rendimento del percorsi formativi dei
neolaureatl

L'analisi delle determinanti dell'occupa
zione e delle retribuzio ni e stata effettuata
su un campione di 15.012 laureati del 1995';
di essi 9,861 risultavano avere un'occupazio
ne continuativa.

Per l'anal isi e stato uti lizzato un model
10 di regressione logistica. I risultati sono
espressi in forma di odds ratios 9, La st im a
delle determinanti delle retribuzioni e stata
effettuata attraverso due rnode ll i di regres
sione a m in im i quadrati ordinari. 11 primo ,
pili specifico, e orientate al lanal isi dei ren
dimenti differenziali de i vari gruppi di cor
si e tiene conto delle caratteristiche indivi
duali che influenzano la scelta dellindirrzzo
di studio, I1 secondo prende in considerazio
ne anche variabili descrittive del lavoro svol
to. La variabile dipendente e costituita per
ambedue i modelli dalla retribuz.iorie merisi
Ie netta, espressa in forma logaritmica.

I rendimenti diff'erenz iali de i divers!
iridirizz i d i studio emergono nitidamente
(Tavola 6.17). Soltanto i Ia ureati del gruppo
ingegneria, al netto degli effetti delle altre
variabili considerante nel modello, hanno
una pili alta probab il ita'" di trovare occu-

, Dal campione di laureati dell'anno solare 1995, intervistati nel corso del 1998, sono stati esclusi: gli individui
con eta superiore a 35 anni: quanti, al momento dell'indagine, stavano svolgendo if servizio militare: gli stranieri;
chi aveva gLl conseguito una ltra lau re a prima del 1995.

Per la definizione di odds ratiocfr. Tavola 6,}7.
Proba bi l it a e odds sono legati da una relazione diretta: ad un aumento dell'odds corrisponde un aumento della

probabilita e viceversa.
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TOTAl-EFE~L\IlNECodice della
profess.one(\))

DESCRlZIONEDELLA,

PROFESSIO:\E

Tavola 6.16 - Laureati del 1995 che lavorano nel1998 (a) per sesso, grnppo di corsi di laurea (b) e tipo
di professione esercltata (va!ori percentuali)

25,8
35,9

13,4
22.'
28.2

65.3

358

6.,
115
15.3
18,0
20,7
23,1
25,4
27,6
29,5
31,0
33,2

62
11,5
16,4
205
24,1
27,6
30,6
3H

4L5

14,7
24.2
32,9
"-iL2

25.2
27,6
29.9
32.1
33,-

60,4

30,3
8,2

25,8
10,1

35,8

9,4
8,8
8,7
3,7
3,6

25.0
23.1

8,4::6
5,4
5,4
t1
3,6

6,2
5,3
4,9
4.1
3,6
35
3,0
2,8

41.,5

65,3

4,8
U
'to
4,0
3,0
2,8
25
2.4
2,3
2.2
1,6

28,3
22,2

14.7
9,5
8,7
8,3

6.4
5,1
3,8
2,7
n
2.4
2,3
2,2
1,9
1,9
1,8

60,4

TOTALE
5,0 5,4 5,"'±

11,1 2,4 7,8
15,8 3,8 11,6
20,1 4Jl 15,6
22,4 4.1 19,7
23,9 4,5 24,2
24,2 5,4 29,6
26,8 2,6 32,2
29,8 1,8 34,0
32,2 2,3 36,3
34,3 1,3 37,6

GRUPPO SCIE,,'TiFlCO
~~ 2i8 ~8
56,0 20,7 46,5

GRUPPO CHIMICO-FARiYL\CEUT1CO
51,6 69,2 69,2

GRLl'PO GEO-BIOl-OGreO
25,5 7,3
36,2 9,6
40,5 13,5
478 10,0

GRUPPO MEDICO
25.1 38,9 38,9
56,6 13,0 61,9

GRUPPO INGEGNERIA
13,6 13,6
11,2 248
8,1 32,9
2,5 35,4
6,5 41,7

ARCHITETTURA
678 69,0 69,0

GRUPPO AGRARIO
31,7 49,0 Q9,0

GRUPPO ECO"'OM1CO-STATISTICO
11.1 8,6 8,6
20,4 9,9 18,5
29,4 10,1 28,6
34,4 n 31,3
36,7 6,1 37,4

GRUPPO POUTICO SOClALE
5,1 8,8 8,8
9,8 6,3 15,1

15,0 3,1 18,2
17,1 4.1 22,3
19,9 3,0 25,3
225 2,6 27,9
26,Q 1,6 295
27.9 3,0 32,5
29,9 2,3 34,8
32,7 U 36,0
33,2 3,,1 39,4

GRUPPO GIURlDICO
43,2 43,8 43,8

GRUPPO LETIERARIO
2,1 10,9 10,9
8,6 8,5 19,4

13,0 6,0 25,4
19,9 5,2 30,6
21,6 5,1 35,7
25.1 3,9 39,6

GRUPPO LlNGUlSTICO
1.4 7.4 7.4
5,9 6,0 13,4

16,1 4,8 18,2
18.1 4,7 22,9
18.1 4,4 27,3
21,7 3,9 31,2
22,9 3,5 34,7
24,6 3,2 37,9

GRUPPO INSEGNA;\'IENTO
12,8 34,4
16,1 9,4

GRUPPO PSICOLOGICO
245 28,0 28,0
43,9 8,6 36,6

1,4
4,5

10,2
2.1

5,0
6,1
4.7
4.2
2,3
1,6
0,2
2.6
3,0
2,4
2,1

24,5
19,4

5,1
4,7

5.2
2,1
2.8
2,6
3,5
1,9
2,0
2,8
0,5

430

31,7

3,5
U
1,7

12,8
3,3

2,1
6,5
4,4
69
1.7
3,6

14,3
9,7
5,6
5,1
4,2

678

25.5

112
9,2
9,0
5,0
2,3

51,6

25,1
31,5

222

3421
2632
2543
3311
4114
3334
3317
4229

2521

2315

3421
2631
3434
2542
3311
2641

3421
3429

2513
331

3312
3321
3311

3311
331

2512
3313
2517
2542
3334

412
3312
3322
4114

3113
2216

221
3116
331

2411
2423

2319

2111
2319

262
2311

2533
3429

2521
3113

222
331

2319
3311
3421
3312
2513

262
3334

3113
2114

Architctti ed urbanist! (c)

Insegnanti elementari
Proressori di scuola secondaria (Iingue)
Linguisti, interpreti e traduttori a livello elevate
Segretari, archivisti, recnici degli atElri generali
Personale di scgreteria
Tecnici elivendita e distribuzionc
Corrispondenti in lingue esrere ed assimilati
Interpreti e addetti all'accoglieza e all'infonnazione

Fisici e astronomi Cd)
Farrnacisti. informatori medicoscientifici
Ricercatort e tecnici laurcati (c)
BiologL botanici. zoologi e simili

Tecnici informatici e programmatori
Ingegneri civil!
Ingegneri (c)
Disegnatori industriali ed assimilati
Professioni d'ufficio amministative (c)

Insegnanti elementan
Insegnanti privati, in scuole professional; eccetera

Medici generici
Dentisri eel odontoiatri

Segretari, archivisti, tecnici affari general!
Profession: dufficio (c)
Consulenti aziendali, del lavoro, analisti mansioni
impiegati addetti ana gesuone del personate
Funzionari amministrativi pubblici
Giornalisti
Tecnici di vendita e distribuzione
Impiegati esecutivi amministrativi e finanziari (c)
Contabili ed assimilati
Funzionari elibanca eel assimilati
Personale eli segreteria

Tecnici informatici e programmatori
Informatici e

Vererinari

Farmacisti, informatori medico-scientifici

Psicologi
Insegnanti privati, in scuole professionali eccetera

Cornmercialisti
Professioni dufficio amministative (c)
Contabili eel assimilati
Tecnici della gestione finanziana
Segretari. archivisti, tecnici degli affari general!

Procuratori legali cd avvocati

Insegnanti elerncntari
Professor; di scuola secondaria (matene letterarie)
Bibhotecari, tecnici dei musei ed nssirnilari
Giornalisti e pubbliristi

archivisti, tecnici degli affari general:
eli scuola media (materie letterarie)

ed
r-rorexsroru d'ufficio amministarive (c)
Farmacisti, inforrnatori rncdico-scientifici
Segrctari, archivisri, teenier degli affari generali
Insegnanti elementari
Contabili eel assimilati
Cornmcrcialisti
Ricercntori e tecnlci laureati (c)
Teenier eli vendita e distribuzione

Fonte: Istat, Indagine 1998 sull'inserimento professionale dt:j laureari de11995 (dati provvisori)
(a) S0110 inclusi coloro che lavoruno nelle Forze armate eel esclusi coloro che non hanno specificate illavoro
(b) Sono state indicate le professioni che si con frequenza pill elevata fino a raggiungere uri terzo dei
(c) Per queste professioni la codiflca non if:ponlta oltre la terza cifr::!.
(cDComprende geologi e geofisici.

e colore che lavorano in modo
per ciascun gruppo e per il

o occasionale.
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Tavola 6.17 - Risultati dei modelli sulla probabllita di occupazione e sulla retribuzione dei laureati del
1995 a tre anni dal conseguimento del titolo secondo alcune variabili esplicative

MODELLaLOGISTICO REGRESSIONE LINEARE

VARIABILI ESPLICATIVE

Costante
GRUPPO DI CORSI DI LAUREA

Scientifico
Geo-biologico
Medico
Ingegneria
Architettura
Agrario
Politico sociale
Giuridico
Umanistico
Ecoriomico-statistico (base)

CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA
In corso
Fuori corso (base)

VOTO DI LAUREA
Scarto dal voto medio del corso

TIPO DI SCUOLA SUPERIORE
Lice!
Altro tipo di scuola (base)

VOTO DI DIPLOMA
Alto
Basso (base)

ESPERIENZE DI LAVORO
SI
No (base)

PROFESSIONE DEL PADRE
Professioni dirigenziali
Professioni intellettuali
Professioni intermedie
Altre professioni (base)

RIPARTIZIONE DI RESIDENZA (b)
Nord-est
Centro
Mezzogiorno
Nord-ovest (base)

STATO CIVILE
Altro stato civile
Celibe/nubile (base)

SESSO
Femmine
Maschi (base)

TRASFERIMENTI PER LAVORO
SI
No (base)

PROFESSIONE
Professioni dirigenziali
Professioni intellettuali
Professioni intermedie
Altre professioni (base)

TIPO E REGOLARITA DEL LAVORO
Indipendenti senza partita Iva
Dipendenti senza contributi
Dipendenti con contributi
Indipendenti con partita Iva (base)

SETTORE
Pubblico
Privato (base)

DlMENSIONE DELL'IMPRESA
15-49 dipendenti
50-99 dipendenti
100 0 piu dipendenti
Meno di 15 dipendenti (base)

Numero di osservazioni

Probabilita di essere
occupato in maniera

continuativa:
odds ratios(a)

0,6287 (c)
0,2746 (c)
0,1573 (c)
1,7994 (c)
0,6777 (c)
0,6880 (c)
0,5775 (c)
0,2618 (c)
0,4497 (c)
1,0000

0,989
1,000

1,006

0,761 (c)
1,000

1,063
1,000

1,218
1,000

1,295 (c)
1,001
1,109
1,000

0,796 (c)
0,519 (c)
0,264 (c)
1,000

1,186 (c)
1,000

0,645 (c)
1,000

15.012

Salario mensile
(modello 1):
coefficienti

7,624 (c)

0,033 (c)
-0,178 (c)
0,001
0,069 (c)

-0,313 (c)
-0,224 (c)
-0,049 (c)
-0,236 (c)
-0,216 (c)

0,012

0,004 (c)

-0,033 (c)

0,043 (c)

-0,016

0,078 (c)
0,002
0,032 (c)

-0,046 (c)
-0,162 (c)
-0,333 (c)

0,049 (c)

-0,142 (c)

0,184 (c)

9.861

Salario mensile
(modello 2):
coefficienti

6,809 (c)

0,013
-0,112 (c)
0,076 (c)
0,011

-0,139 (c)
-0,134 (c)
-0,028
-0,143 (c)
-0,085 (c)

0,000

0,002 (c)

-0,029 (c)

0,020 (c)

-0,023 (c)

0,066 (c)
0,008
0,026 (c)

-0,041 (c)
-0,099 (c)
-0,197 (c)

0,048 (c)

-0,095 (c)

0,118 (c)

0,115 (c)
0,088 (c)
0,025

-0,069 (c)
-0,219 (c)
0,057 (c)

0,114 (c)

0,085 (c)
0,112 (c)
0,161 (c)

9.861

Fame: Istat, Inclagine 1998 sull'inserimento professionale dei laureati clel1995 (dati provvisori)
(a) Gli odds sono espressi dal rapporto tra la probabilita di essere occupati e la probabilita di non esserlo. Gli odds ratios sono rapporti tra gli odds relativi a ciascuna modalita e

I'odds relative alia modalita di riferimento.
(b) Le ripartizioni sono quelle di residenza del Iaureati al momento dell'indagine,
(c) Parametro significativo al 5%.
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pazione entro i tre anni successivi al conse
guimento del titolo rispetto ai dottori in
lauree economico-statistiche (scelti come
riferimento). Tutti gli altri raggruppamen
ti registrano invece performance peggiori. I
laureati del gruppo medico mostrano in
particolare la pili bass a probab llita , segui
ti da quelli in materie giuridiche e geo-bio
logiche.

Le differenti situaz io ni di mercato che si
celano dietro queste diverse opportunita si
chiariscono osservando i differenziali retri
butivi. II rendimento salariale della laurea
in medicina non e significativamente diver
so da quello del gruppo di riferimento; al
contrario il rendimento delle lauree giuridi
che e geo-biologiche e decisamente inferiore.
I pili svantaggiati in termini retributivi
sono gli architetti, mentre il trattamento
economico degli ingegneri e il migliore di
tutti.

La probabilita di occupazione e la retri
buzione non sembrano influenzate dall'aver
terminato il corso di laurea in tempi brevi
(in corso 0 entro due anni fuori corso); il
voto di laurea appare invece rilevante ai fini
della retribuzione, anche se non assicura
una maggiore facil ita di entrata. II voto e
stato calcolato come scarto rispetto a qu el
10 medio dei laureati di ciascun gruppo di
corsi, cosicche il coefficiente a esso associa
to e una misura del premio che il mercato
offre per una preparazione superiore a quel
la degli specifici concorrenti.

II percorso pre-accademico del neolau
reato non e "dimenticato" dal mercato. Gli
studenti con il voto di maturita pili alto
trovano posti meglio retribuiti. Sono anche
premiati i neolaureati provenienti da scuole
secondarie maggiormente orientate al lavo
ro, in termini tanto di probab ilita di occu
pazione quanto di remunerazione.

Avere avuto precedenti esperienze lavora
tive r isu lta importante per trovare un'occu
pazione continuativa, rna non assicura un
vantaggio retributivo.

L'estrazione sociale, valutata attraverso
la professione del padre, ha un effetto sulla
condizione occupazionale. I figli di impren
ditori e dirigenti risultano decisamente
favoriti in termini di probabil ita di occupa
zione rispetto a chi proviene da classi socia-

li inferiori. Inoltre, il rendimento retr ibuti
vo e superiore dell'S% circa.

II luogo di residenza condiziona l'accesso
al mercato del lavoro nel modo atteso: le dif
ficolta occupazionali sono crescenti passan
do dal Nord-ovest al Mezzogiorno; le retri
buzioni diminuiscono nella stesso senso fino
a raggiungere il valore pili basso nel Mezzo
giorno. Le retribuzioni sono maggiori per
chi e disposto a trasferirsi da una regione
all'altra: in questi casi il differenziale e pari
a quasi il lS%.

Essere inquadrati in professioni dirigen
ziali, intellettuali e intermedie determina,
corn'e ovvio, miglioramenti nei livelli retri
butivi. Tuttavia gli incrementi sono di lieve
entita D'altra parte, va considerato che si
sta facendo riferimento al primo segmento
del percorso lavorativo dei laureati. Gli
occupati regolari, sia dipendenti sia indi
pendenti, conseguono retribuzioni superiori
a quelle degli irregolari. I settori pili rernu
nerativi risultano l a pubblica amministra
ziorie , l'intermediazione finanziaria, I'In du
stria chimica. Lavorare in un'impresa di
grandi dimensioni assicura maggiori po ssi
b il ita di guadagno.

Uno svantaggio emerge chiaramente
anche per le neolaureate. A tre anni dal
titolo lavora in maniera continuativa il
73,9% degli uomini occupati rispetto al
60,S% delle donne e la retribuzione media
dei primi e di circa due milioni e 100 mila
contro rispetto a un milione SOO mila del
le seconde (dr. il paragrafo 6.3 Inserirnen
to professionale di d iplom at i e lau reat it .
Le differenze si riducono, rna non si annul
lano, se si sottrae la va r i ab il it a spiegata
da altri fattori Cpercorso formativo,
estrazione sociale e sopra ttu tto cara tt e
ristiche del lavoro svolto).

Per saperrie di piii

Ocse, Education at a glance. Paris, 1999.
ISFOL, Rapporto 1999: Formazione e occupa
zione in Itatia e in Europa. Franco Angeli,
Milano, 1999.
S. W.POLACHEK, W. S. SIEBERT, The economics
of earnings. Cambridge University Press,
1993.
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Capitolo 7

Spesa sociale, trasferimenti aile famiglie e pensioni

N egli ultimi anni il sistema di welfare e sta.to interessato d a profonde revisioni nel
tentativo di rispondere in modo p iu adeguato alle esigenze poste dalle trasforma

zioni della so cieta. le dinamiche demografiche aumentano la pressione sul sistema pre
videnziale e su quello sanitario; i camhiamenti del mercato del lavoro richiedono nuove
risposte dal sistema dell'istruzione e da quello della previdenza; L'alteraz io ne degli equi
lihri tra due dei pilastri fondamentali del welfare, la famiglia e it lauoro, pone nuove
urgenze sul piano delle politiche di conciliazione e della riforma del sistema di assi
ste n z a .

L 'oppo rtu riita di un riordino complessivo risulta ancora piii evidente se si considera
L'a nomalia del sistema di protezione sociale italiano rispetto al contesto europeo.
un'incidenza della spesa sociale sul Pil inferiore alla media si accompagna al piu alto
peso delle sp ese per le funzioni vecchiaia e superstiti . L'Italia si colloca in posizione
medio-hassa in termini di risorse assegnate alia sa n itd e agli ultimi posti per quelle
attrihuite alla copertura di altri hisogni (disoccupazione, famiglia, alloggi, esclusione
sociale), Il primato del nostro p aese in termini di incidenza delle funzioni vecchiaia e
superstiti sul Pil non pUG essere imputato a specifici fattori demografici ed economici:
anche al netto dellinfluenza dell'invecchiamento della popolazione e del reddito pro
capite, l.'Italia occupa il primo posta nellUn io ne eu.ropea .

Per quanta riguarda i trasferimenti alle famiglie, il sistema mostra nel complesso un
chiaro orientamento equ itatiuo, riducendo la disuguaglianza nella distrihuzione del
reddito . Il suo imp atto e perc attenuato dalle riso rse lim itate che restano disponihili,
al netto della spesa pensionistica, per i trasferimenti orientati prevalentemente verso le
fasce di reddito inferiori e dalt'assen z a di uno specifico strumento di contrasto della
p ouertd a livello nazionale. L'importo non trascurahile dei trasferimenti diversi dalle
pensioni ricevuti dalle famiglie piu riccbe riuela daltra parte una insufficiente capa
c ita di discriminazione del sistema rispetto ai redditi alti: p i u efficace semhra essere
la selezione dei heneficiari attuata dagli assegni alle famiglie introdotti nel 1999, lega
ti all'indicatore della situazione economica Use, d.lgs . 109/98).

Anche sul piano territoriale, l'effetto redistrihutivo della spesa previdenziale e assi
stenziale a favore delle aree svantaggiate del p aese risulta attenuato. Le prestazioni
pensionistiche, destinate in primo luogo a redistrihuire reddito lungo i'arco della vita
degli individui, sono infatti per La maggior parte dirette al Nord, mentre i trasferimen
ti di minor peso sono prevalentemente indirizzati al Mezzogiorno. Rispetto al ciclo di
vita della famiglia, i trasferimenti puhhlici si concentrano nelle fasi piu aua n z ate, ver
so le coppie anziane e gli anziani soli. Per i nuclei con figli minori, le risorse puhbliche
destinate al sostegno dei carichi familiari non raggiungono in media il 5% del reddito
disponibile fa miliare, a ncbe tenendo conto delle detrazioni Irpef per [am iliari a carico.

I ripetuti interventi di revisione del sistema pensionistico obbligatorio si sono indi
rizzati a prevenire gli squ ilibri finanziari fut uri, con misure volte essenz ialrnerue a rap
portare le prestazioni ai contributi versati, a ritardare l 'eta di pensionamento e a
ridurre le distanze ira i diversi regimi. Per effetto del sistema p reesistente, Ie persone
gia andate in pensione mostrano condizioni estremamente differen z iate in termini di
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impo rti delle prestazioni e di eta al pensionamento, come risu lt a p articola rrn en te eui
dente dal confronto tra pensionati di ueccb iaia e di anzia n ita, Rispetto ai pensionati di
ueccb ia ia, gli importi medi percepiti dai pensionati d i anz ia.n ita sono p iti alti, fino a
raggiu ngere if doppio per gli ex dipe n dent i privati nel Centro-sud. Gli impo rti medi per
cepiti dalle donne sono sensibilmente inferio ri rispetto a quelli degli uo m in i . Altrettan
to significative risulta no le dispa rita in termini di condizioni di vita delle [am iglie con
pensio nati, costituite in p reualenz a da nuclei la cui fo nte p rin cipale di reddito e la
pensione.

Mo difi can do il precedente assetto, le riforme hanno determ inato nuove segmeritazio
n i tra i lauoratori, a causa delle diverse regole che coesisteran no per tu tto il periodo del
la transizione dal vecchio al nuovo sistema. Le aspettat iue degli occupat i, in materia di
eta pensionabile e di reddito dopo if pensionamerito, risultano gia influenzate dai mec
can ismi della transizion e, mostran do una differenziazione che dipen de strettamente
dailanzianita contributiva raggiunta. L'impatto dei p rouuedimen ti, pero, non si accom
pagna ancora allo suilu.ppo dei preuisti fatto ri compensatiui, in p articolare a favore del
le giouani generazio n i, Mentre i fondi pensio ne stentano a decollare, i comportamenti
indiuidu ali di copertura integratiua risu lta no poco diffu si, anche se in crescita . Lnoltre,
essi sono concentrati su perso ne di ceto sociale elevato e con una discreta base di an n i di
contrib u zio ne, toccati soltanto in parte dal passaggio al n uouo sistema contributivo e
coinvolgono meno le donne.
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7. SPESA SOCIALE, TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E PENSIONI

7.1 Spesa sociale nell'Unione europea:
l'anomalla della situazione itallana

Nel 1997 l'incidenza sul Pil della spesa
per le prestazioni di protezione sociale, al
netto dei costi amministrativi e delle altre
spese, e risultata pari in media al 27,1%
nell'Unione europea' (Figura 7.1). L'Italia si
colloca nel gruppo dei paesi con incidenza
inferiore alla media, con un valore del
24,9%, insieme al resto dell'Europa meridio
nale (Grecia, Spagna e Portogallo), ai paesi
anglosassoni Orlanda e Regno Unito), al
Belgio e al Lussemburgo. Danimarca e Sve
zia presentano un valore su periore al 30%,
che raggiunge il massimo in quest'ultimo
paese. Le principali nazioni dell'Europa
continentale (Germania, Francia, Paesi
Bassi e Austria) e la Finlandia mostrano
invece valori compresi tra la media e il 30%.

Tra il 1990 e il 1997, l'incidenza della
spesa per prestazioni sociali sul Pil
nell'Unione europea e cresciuta in media
dell'1,5% all'anno (Tavola 7.1). Questa
dinamica e stata influenzata dall'incre
mento del Portogallo, della Finlandia e del
la Germania, nonche da quello di poco infe
riore del Regno Unito. Una crescita mode
rata ha interessato alcuni paesi nordeuro
pei (Belgio, Danimarca e Svezia) e parte
dell'Europa meridionale (Spagna e Gre cia),
con tassi non superiori all'l%, mentre I'Ita
lia ha toccata 1'1,2%. Una tendenza restrit-

tiva emerge, invece, per i Paesi Bassi e
l'Irlanda. Negli ultimi anni del periodo, in
molti paesi tra i quali l'Italia, la crescita
della spesa sociale e stata vincolata dai
processi di riequilibrio della finanza pub
blica, resi necessari dal rispetto dei para
metri previsti dal trattato di Maastricht.

Il sistema di classificazione Sespros
distingue gli interventi sociali in base al
rischio economico a cui sono esposti i sog
getti, individuando otto funzioni: m a lat
tia e cure sanitarie, inva lid ita , vecchiaia,
superstiti, famiglia, disoccupazione, ab i
tazione, esclusione sociale non altrimenti
classificata.

In Europa, fatta eccezione per l'Irlanda, la
destinazione prevalente delle risorse riguar
da la copertura dei bisogni che insorgono con
il sopraggiungere dell' eta anziana degli indi
vidui e con il decesso del coniuge 0 del genito
re (funzioni vecchiaia e su perstiti). Nella
quasi totalita dei paesi europei nel 1997 la
somma delle funzioni vecchiaia e su perstiti
non eccede il 50% della spesa nazionale per la
protezione sociale, mentre in Italia la quota
raggiunge il 65% del totale. Questa percen
tuale include il trattamento di fine rapporto
(Tfr) , che andrebbe in parte attribuito a fun
zioni diverse, ma non risulta comunque
determinante. Di conseguenza, tra i paesi
dell'Unione, l'Italia presenta il valore massi
mo dell'incidenza della spesa per le funzioni
vecchiaia e superstiti sul Pil, pari al 16,2%

1 Il confronto europeo e reso possibile da uno specifico sistema di classificazione (Sespros) che permette di
comparare Ie componenti della spesa sociale, prescindendo dalla legislazione nazionale e dalle mo da lita di or
ganizzazione del sistema di welfare. I regimi rilevati sono quelli che garantiscono il livello di protezione di
base (s ch e mi di base) e il livello di protezione integrativa basata su schemi collettivi (schemi cornplementa
ri), denominati rispettivamente regimi del primo e del secondo pilastro. Sono esclusi dalla rilevazione i regi
mi del terzo pilastro, costituiti da accordi privati individuali che non fanno parte della protezione socia Ie
nella definizione Sespros.
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\.)J Tavola 7.1 - Spesa per prestazioni sociali e spesa per vecchiaia e superstiti nei paesi dell'Unione europea. Anno 1997 ......
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Spesa per vecchiaia e superstiti/Pil - 11,6 12,0 12,0 11,7 9,6 12,8 4,2 16,2 10,4 10,9 13,5 8,5 9,9 13,1 10,5 12,2 \0

Tasso di variazione medio annuo 1990-1997 1,9 1,8 1,1 0,5 2,1 1,8 -3,8 2,6 0,7 -0,9 0,5 5,6 2,6 1,4 1,6 1,5

COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI
SOCIALI (Funzioni Sespros)

Malattia/cure sanitarie 24,0 18,1 28,1 25,2 28,8 28,S 35,8 23,2 24,9 30,8 25,S 33,3 21,9 22,5 26,1 26,S

l n v a l i d it a 8,7 10,8 8,0 6,1 7,7 5,2 4,9 6,3 13,1 15,1 8,3 12,7 14,7 11,7 12,2 8,5

Vecchiaia e superstiti 43,0 39,4 41,9 51,4 46,2 43,6 25,0 65,1 43,5 37,7 48,4 42,S 33,9 39,6 40,7 45,0

Famiglia/figl i 8,8 12,6 10,1 8,2 2,0 10,0 13,2 3,5 13,2 3,7 10,5 5,3 12,6 10,8 9,1 8,4

Disoccupazione 12,7 12,6 9,1 4,6 14,1 7,8 15,7 1,8 3,7 11,0 5,5 5,0 13,3 9,5 4,0 7,6

Abitazione ed esclusione sociale 2,7 6,4 2,9 4,5 1,1 4,6 5,5 0,0 1,5 1,7 1,4 0,9 3,7 5,9 7,8 3,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Eurostat



7. SPESA SOCIALE, TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E PENSIONI

Figura 7.1 - Spesa complessiva per prestazioni sociali nei paesi dell'Unione europea. Anno
1997 (valori percentuali sul Pil)
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(14,7% al netto del Tfr), seguita dall'Austria
e dalla Svezia. Gli altri paesi del Centro e del
Nord Europa si collocano intorno alla media
europea (12,2%) mentre quelli del Sud Euro
pa presentano valori inferiori, esc1usa la Gre
cia. L'Irlanda occupa l'ultima posizione, con
un'incidenza pari al 4,2% (Figura 7.2).

Nei paesi europei la variazione della spe
sa per prestazioni sociali delle funzioni
vecchiaia e superstiti in rapporto al Pi l
non mostra una relazione univoca con
l'ammontare della spesa (Tavola 7.1). Aleu
ni dei paesi che, alla fine del periodo, pre
sentano un'incidenza particolarmente alta
hanno mostrato una dinamica ridotta tra
il 1990 e il 1997: cio vale per l'Austria, rna
non per l'Italia. Viceversa, aleuni paesi del
Sud Europa a minore incidenza della spesa
sul Pil hanno aumentato notevolmente,
rispetto all'inizio del decennio, la quota di
risorse destinata alla tutela dei bisogni
sopravvenienti con I'eta anziana e con il
decesso della persona di riferimento (Spa
gna e Portogallo, rna non la Grecia).

E legittimo chiedersi se l'anomalia del
la situazione italiana dipenda da sp e cifi-

ci fattori demografici ed e co no mrci. Tra
le diverse condizioni di cui sarebbe oppor
tuno tenere conto nell'analisi comparati
va della spesa per prestazioni sociali si
possono annoverare la struttura per eta
della popolazione e il reddito nazionale,
o It rea d a Itr i fa tt 0 r i is tit u z ionali, e con 0

mici e sociali. Per quanto riguarda in
particolare i primi due fattori, a p a r it a
di altre condizioni, una maggiore presen
za di anziani comporta evidentemente
una spesa p iu alta per aleune funzioni,
mentre un reddito nazionale p iu elevato
consente di destinare una quota maggiore
di risorse alla sfera della redistribuzione.

Allo scopo di depurare i dati dagli effet
ti di queste due variabili, sui dati riferiti
agli anni 1990, 1993 e 1996 e stato stima
to un modello di regressione fra l'inciden
za su I Pil della spesa per prestazioni
sociali delle funzioni vecchiaia e supersti
ti, da un lato, e la quota degli ul tr ase s
santacinquenni su l totale della p o polaz io
ne e il Pil per abitante, dall'altro.

I risultati sono riportati nella Tavola
7.2 che presenta la graduatoria di parten-
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Figura 7.2 - Spesa per prestazioni sociali per Ie funzioni vecchiaia e superstiti nei paesi
dell'Unione europea. Anno 1997 (valori percentuali sui Pil)
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Fonte: Elaborazioni Istat su dati Eurostat

za , in ordine decrescente, e la variazione
che interviene depurando l'incidenza della
spesa per le funzioni vecchiaia e superstiti
dall'influenza dei due fattori considerati.
I passaggi da una posizione pili alta a una
pili bassa in graduatoria significano che,
se le coridizioni economiche e demografiche
dei paesi fossero le stesse, l'incidenza della
spesa per le due funzioni risulterebbe infe
riore: la posiz.ione superiore nella gradua
toria non standardizzata risulterebbe
quindi giustificata, in base ai risultati del
modello, soprattutto dal carico demogra
fico e, in misura minore, da un pili alto
reddito pro capite. Al contrario, i movi
menti ascendenti dimostrerebbero che la
posizione inferiore nella graduatoria di
partenza dipende da fattori demografici
ed economici che facilitano il contenimen
to dell'incidenza della spesa per le funzioni
di vecchiaia e superstiti.

Non si verificano cambiamenti sostan
ziali in ve tta e in fondo a ll a c1assifica
europea: le posizioni estreme non dipendo
no quindi da particolari condizioni econo-
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miche 0 demografiche. Anche sulla base
dei dati standardizzati, l'Italia rimane i1
paese dell'Unione che spende di pili per le
prestazioni sociali delle funzioni vec
chiaia e superstiti, mentre l'Irlanda e il
Portogallo restano quelli che spendono di
meno.

Cambiamenti significativi in senso
ascendente si verificano per Danimarca
(che dal settimo posto passa al secondo),
Germania e Regno Unito. Movimenti in
senso discendente interessano alcuni paesi
dell'Europa continentale (Austria, Fran
cia, Benelux) e la Svezia. Grecia e Spagna
salgono leggermente nella graduatoria.

La seconda funzione, per importanza in
termini di quota della spesa sociale nei
paesi dell'Unione europea, e quella a tute
la della salute (funz io ne malattia e cure
sanita rie ). In Irlanda, essa raggiunge i1
massimo in termini di quota su l totale
(35,8%), un risultato che dipende sia dal
la copertura universale del sistema sani
tario pubblico, sia dalle risorse relativa
mente ridotte assorbite dalle funzioni vec-
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Tavola 7.2 - Spesa per prestazioni sociali delle funzioni vecchiaia e superstiti in rapporto al Pil.
Graduatoria dei paesi dell'Unione europea, prima e dopo la standardtzzazforie ( a )

SPESA PER VECCHIAIA SpESA STANDARDlZZATA PER Variazioni
PAESE E SUPERSTlTl SUL I'lL VECCHIAIA E SUPERSTlTl SUL I'lL di rango

% (b) Rango Rango

Italia 14,9 1 °Svezia 13,7 2 5 -3
Austria 13,5 3 4 -1
Francia 12,1 4 7 -3
Germania 11,7 5 3 2
Paesi Bassi 11,6 6 10 -4
Danimarca 11.6 7 2 5
Belgio 11,4 8 9 -1
Lussemburgo 10,8 9 13 -4

Grecia 10,8 10 8 2
Regno Unito 10,3 11 6 5
Finlandia 10,0 12 11 1
Spagna 9,3 13 12 1
Portogal!o 7,2 14 14 °Irlanda 5.2 15 15 °
Fonte: EIaborazioni Istat su dati Eurostat
(a) AI netlO dell'influenza sulla spesa delle diffetenze tra i paesi in termini di quota degli ultrasessantacinquenni su l totale

della popolazione e di Pi! per abitante.
(b) Media dei tre anni considerati 1990, 1993 e 1996, ad esclusione della Svezia per la quale Ia media e tra gli anni 1993 e 1996.

chiaia e su persti ti. L'Italia si colloca inve
ce in posizione medio-bassa, seguita dai
paesi scandinavi e dalla Danimarca, con
un distacco d i quasi quattro punti percen
tuali dalla media europea (Tavola 7.n.

Le altre funzioni a tutela degli indivi
dui e della famiglia (funzione inval id ita ,
famiglia, disoccupazione, abitazione ed
esclusione sociale non classificata altrove)
ricevono una quota di risorse complessiva
mente pari 0 superiore al 40% in Finlandia
e in Danimarca, seguiti da Irlanda e Sve
zia. I paesi anglosassoni, Regno Unito e
Irlanda, risultano al primo posto, r is p et
tivamente, per la spesa per abitazione ed
esclusione sociale e per la tutela della
disoccupazione.

Nel nostro paese questo insieme di biso
gni riceve insufficiente tutela, in conse
guenza di un livello della spesa sociale
complessiva inferiore alla media europe a
e della sua preponderante al loca z iorie alle
funzioni vecchiaia e superstiti. In partico
lare, l'Italia occupa il penultimo posto in
Europa per la quota di spesa per presta-

zioni sociali attribuita alla funzione
famiglia, con un valore superiore soltanto
a quello della Spagna (che perc destina il
14,1% delle risorse al sostegno dei disoccu
p at i), e l'ultimo posto per Ie quote delle
funzioni disoccupazione e abitazione ed
esclusione sociale. Mentre in Europa
l'insieme di queste funzioni assorbe in
media un quinto della spesa per presta
zioni sociali, nel nostro paese la percen
tuale supera di poco il 5%. Anche nel resto
del Sud Europa si rilevano valori inferiori
alla media, senza tuttavia scendere al di
sotto dell'll % relativo al Portogallo.

Per.saperrre di piii

EUROSTAT, European Social Protection Expen
diture .and Receipts, 1980-1997, Luxem
bourg,2000.

EUROPEAN COMMISSION, Social Protection in
Europe 1997, Luxembourg, 1998.
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Spesa 'per prestazionl previdenztali non pensionistiche
in Italia sulla base del nuovo sistema

di classlflcazione Scpm

Grazie ali'uso incrociato
di pii; livelli di class ificazio
ne e possibile tracciare u n
quadro dettagliato di qu el
variegato insieme d i tratta
menti previdenziali cbe, in
Italia, e co ntplementa re aile
pensioni.

I dati elementari tratti
dal Conto satellite della pro
tezione sociale sono stati ela
horati e integrati con la sti
rna di alcune voci, come le in
den n itd di malattia e di ma
tern ita erogate direttamente
dai datori di lauo ro puhhlici.
Le prestazioni monetarie
analizzate riguardano esclu
siva mente il macro-settore
preuidenza, per il quale sono
dispo n ibili informazioni suf
ficientemente dettagliate.
Rispetto aile funzioni defini
te dal Sespros, questa restri
z io ne del campo di osserua
zione comporta L'om issio ne
delle fu.n zio ni "abitazione"
ed "esclusio ne sociale", di
co nteriu.to esciusiuamente as
sistenziale. Nella Tavola 7.3
si presentano gli importi ero
gati dal sistema di protezio
ne sociale italiano nel corso
del 1998 per le principali pre
stazio ni previdenziali non
pensio nistiche, classificate
in hase al sistema Scpm (si
stema di classifica z io ne delle
prestazioni m oneta rie non
pertsio n isticb e), un sistema
multidimensionale di classi
ficazione che prevede dodici
livelli. In questa sede si sono
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utilizzati i livelli cb e, all.'in
te rno del macrosettore della
previdenza, tengono conto di:

tip o di ist itu z io ne (p ubbli
ca/p riuata.), rife rito alla
forma istitu z io n ale p reua
lente assu nta dali'ente ero
gatore della prestazione
sociale,

- regime di protezione soc ia
le, ouuero if complesso di re
gole a cui si attengono i cen
tri di spesa e che sourinten
dono l 'erogazione delle pre
staz io n i, distinto in pubbli
co e privato a seconda che vi
sia 0 rneno il "coritrollo " sul
le rno dalita di erogazione e
sullo schema di finanzia
mento da parte delle ammi
nistrazioni;

- sotto-reg ime di protezione
soc iale, distinto in au.to n o
mo 0 non autonomo a se
conda che esso sia 0 meno
costituito p resso un itd
ist ituzio n al i (enti di pre
uidenza 0 fondi perisione)
diverse dai datori di lauo
ro 0 dai heneficiari;

- co mparto di appartenenza
degli assicu rati (p ubbli
c olp ri ua to);

- funzione 0 rischiolhisogno
coperto (le otto funzioni
della classificazione delle
prestazioni sociali a do ita
ta in sede europea, nota
con i'acron imo di Sesp ros),
L'ammontare complessiuo

delle prestazioni previdenziali
monetarie non pensionisticbe
risulta pari a 79.500 miliardi.

La funzione alia quale e desti
nata la maggiore quota di spe
sa e quella relativa alia uec
cbiaia, che assorhe circa la
meta del totale di questi tra
sferimenti, con 39.700 miliar
di; seguono le fun.zioni malat
tia (18.300 miliardi) e fami
glia (12.400 miliardi), mentre
la copertura del rischio diso c
cupazione assorhe appena
I'll % del complesso della spe
sa, con 8.500 miliardi.

Tra le prestazioni piu ri
levanti figu.rano il tratta
mento di fine rapporto
(26.700 rniliardi, pari al
34% della spesa co mplessi
va) e le inden n ita di m alat
tia e d i m atern ita erogate
dai d a t o ri di lavoro privati
(10.600 rniliardi) e l'in den
nita di buon uscita 0 premio
di fine rappo rto erogato
d all Tnp d ap per il comparto
puhhlico (10.500 rnil iardi),

Una parte consistente delle
prestazioni previdenziali
non pensionistiche e erogata
direttamente dai datori d i

lavoro privati (J 7.300 mi
liardi, pari al 47%) e p ubbli
ci (6.600 miliardi), come si
desu.me dall'esame dei reg i
mi privati di tipo non auto
nomo. Infine, risulta ancora
poco rilevante il peso dei fon
di pensione, classificati co
me regimi privati au to n o
mi, che coprono appena 10
0,1% della spesa totale, con
poco pill di 100 miliardi.



7. SPESA SOCIALE, TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E PENSIONI

Tavola 7.3 - Prestazioni previdenziali monetarie non pensionistiche per funzione, istituzione,
regime, comparto e tipo di prestazione (a). Anno 1998 (miliardi di lire)

Malattia Invalidita Vecchiaia Superstiti Famiglia Disoccupazione Totale

ISTITUZIONE PUBBLICA
REGIME PRIVATO
(non autonomo)
Comparto pubblico 3.975 (b) (1) 244 (5) 379 (7) 930 (g) (3)

1.117 (4) 6.645
REGIME PUBBLICO
Comparto p riva t o

Comparto pubblico

2.765
955

(2)

0)
(c) (2)
(d) (3)

266

([) (6)

1.419 (8)
656 (9)

10.535 (8)

28 (1) 2.469
7.856

(5)

(6)
7.162(9)
1.339 (20)

35.450

ISTITUZIONE PRIVATA

REGIME PRIVATO
(non autonomo)
Comparto p r iva t o 10.608 (e) (4) 26.658 (0) 65 (7) 37.331

REGIME PRIVATO
(autonomo)
Comparto privato 93 (9) 3 (2)
Comparto pubblico 2 (2) 9 (8) 107

Totale 18.303 510 39.740 33 12.446 8.501 79.533

Fonte: Istat, Conto satellite della protezione socia le , Ragioneria generale dello Stato, Conto annuale 1997
(a) Per agni tipo d i prestazione viene riportato in parentesi il relativo codice (si veda di seguito la legenda delle prestazioni non

p e ns i o n ist iche ).
(b) Stima ricavata dai dati del Conto annuale 1997 "II personale delle Amministrazioni - RGS", su lla base del numero dei giorni

di assenza per malattia e della retribuzione media giornaliera per comparto della pubblica amministrazione.
(c) Una parte delle prestazioni economiche di malattia e Tbc erogate dagli enti previdenziali, di cui non si conosce lentita , e

ascrivibile al comparto pu bblico ,
(d) Una quota de ll'Inde nn ita giornaliera erogata dall'Inail per il complesso degli assicurati, di cui non s i conosce l'entita , e desti

nata al comparto pubbl ico.
(e) Data stimato da llIstar , che inelude tanto Ic prestazioni economiche di malattia quanto le in de nnita di m a tc r n ita .
(D Una quota delle liquidazioni in conto capitale di rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali erogate dall'Inail

per conto dello Stato, di cui non si conosce I'entita , e ascrivibile al comparto pubblico.
(g) Stima ricavata dai dati dal Canto Annuale 1997 "II personale delle Am mi n istraz io n i - RGS".

Legenda delle prestazioni non pensionistiche:
Codice Tipo di prestazioni
1 Indcnnita d i malattia erogate dai datori di lavoro pubblici in favore del proprio personale.
2 Inde nnit a di malattia e indenn ita economiche per i tubercolotici (Tbc) erogate dagli enti previdenziali (prestazioni di

sicurezza so c ia le ).
3 In d c n ni t a giornaliera per in a bi lita temporanea a seguito di infottuni sui lavoro e malattie professionali.
4 Iudennita economiche per malattia e inab il ita temporanea erogate dai datori di lavoro privati per il proprio personale.
5 Equo indennizzo.
6 Liquidazione in conto capitale di rendite per infortuni sui lavoro e malattie professionali.
7 In dennita di buona usc ita 0 premio di fine servizio erogati dai datori di lavoro pubblrci per il proprio personale (Ent i

territoriali e previdenziali).
8 Liquidazioni di fine rapporto erogate da enti previdenziali.
9 Liq u id a z io n i in conto capita le (liquidazione/riscatto dei contributi versati, inde nn ita di cessazione, liquidazione fondi

pensione eccetera.).
10 Trattamenti d i fine rappotto (Tfr) erogati dai datari di lavoro privati per il proprio personale.
11 Assegno funerario, inde nnita di morte 0 i nde nn ita una tantum.
12 Su ss id i economici a i superstiti erogati dai fondi pensione.
13 Iride nnita di maternita erogate dai datori di lavoro pu bbli ci per il proprio persona le .
14 Assegni al nucleo familiare erogati dai datori di lavoro pubblici per il proprio personale.
15 In d cn n ita di ma tern it a erogate dagli enti previdenziali.
16 Assegni al nueleo familiare e assegni familiari erogati da enti previdenziali.
17 Altri assegni e sussidi aile famiglie erogati da datori di lavoro privati.
18 Sussidi aile famiglie erogati da forme mi n ori di previdenza complementare.
19 In dc n n ita di disoccupazione e in d crmita d i rnob ilita.
20 Integrazioni salariali.
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7.2 Effetti redistributivi dei trasferimen
ti previdenziali e assistenziali

7.2.1 Trasferimenti e redditi familiari

Il sistema di protezione sociale ita li a
no unisce quindi a un'incidenza della spe
sa sociale suI Pil inferiore alIa media
europea una composizione fortemente sb i
lanciata a sfavore delle funzioni diverse
dalla vecchiaia e superstiti. :E interessan
te verificare in quale misura questa ano
malia del sistema si ripercuota sulla sua
efficacia dal punto di vista della r e d i str i
buzione del reddito, considerando in par
ticolare la componente dei trasferimenti
monetari aIle famiglie.

Ai fini dell'analisi, i trasferimenti pub
blici vengono disaggregati in cinque cate
g o r ie". Innanzitutto Ie pensioni di irival i
d ita , vecchiaia e superstiti (Ivs), che sono
la componente dominante. Gli "Assegni
familiari" sono in gran parte costituiti
dagli assegni per il nucleo familiare, e
includono gli assegni di maternita e quelli
per Ie famiglie con almena tre figli minori,
introdotti proprio nel 1999: i beneficiari e
gli importi di questi tre sussidi so no
simulati dal modello in base aIle info rm a
zioni indirettamente fornite dalle f arn i
glie riguardo al possesso dei requisiti. La
"Disoccupazione" include Ie integrazioni
salariali (Cig e simili) e Ie ind enn ita di
disoccupazione e di mob ilita. Le "Pensioni
sociali" comprendono Ie pensioni sociali
propriamente dette e gli assegni sociali
introdotti a partire dal 1996. Gli "Altri
trasferimenti pubblici" includono i tra sfe
rimenti erogati dagli enti locali e voci
minori per Ie quali i dati utilizzati pre
sentano forti limiti di rap p r e s e nta tiv ita
(pensioni di inva lid ita civile, pensioni di
guerra, rendite Inail). Nei "Trasferimenti
privati" sono invece inclusi gli assegni per

alimenti, i contributi in denaro ricevuti
da privati e una voce residuale.

L'analisi che segue si fonda sullordiria
mento delle famiglie in base al reddito
familiare d isp o n ib il e'. L'insieme delle
famiglie ordinato in senso crescente di
reddito equivalente e stato diviso in dieci
parti uguali, di seguito denominate "de ci
l i": il primo decile raggru ppa quindi il
10% di famiglie che ha i redditi d isp o n i
bili equivalenti pili bassi e COS! via.

La composizione del reddito disponib i
Ie familiare per decile fornisce una prima
informazione sull'incidenza dei trasferi
menti previdenziali e assistenziali ai
dive rsi livelli della scala dei redditi. I t ra
sferimenti pubblici costituiscono media
mente pili di un quinto del reddito farn i
liare, rna la lora quota varia da un decile
all'altro (Tavola 7.4). L'incidenza media
si avvicina al 50% per i redditi pili bassi,
e inferiore al 13% per quelli pili alti ed e
uniformemente decrescente per Ie famiglie
che appartengono ai decili intermedi: nel
complesso, l'orientamento redistributivo
dei trasferimenti appare coerente. Questo
andamento decrescente e dovuto innanz i
tutto aIle pensioni Ivs, che rappresentano
il 90% del totale dei benefici. Anche Ie altre
componenti dei trasferimenti pubblici
mostrano un profilo analogo, rna general
mente pili marcato: in particolare, per Ie
famiglie che appartengono ai due decili
pili ricchi, la lora incidenza suI reddito
familiare scende al di sotto del punto per
centuale.

Il profilo redistributivo d e i tr a sfe r i
menti pubblici si riflette sulla concentra
zione del reddito familiare. Nel passaggio
dal reddito primario lordo, che compren
de soltanto i redditi da lavoro e da ca p i
tale (e, per co mo d.ita , i trasferimenti pri
vati), a quello lordo totale, che include i
trasferimenti prima delle imposte, lIn d i-

2 La base dati e l'indagine campionaria della Banca dIta li a sui bilanci elelle famiglie relativa al 1995, e la
borata dal moelello eli microsimulazione Mastrict, che ricostruisce per ogni inelividuo i reeleliti disponibili elel
1999. comprensivi eli una stima elella reticenza e elell'evasione fiscale, simulando le imposte dirette e i princi
pall trasferimenti non rilevati dall'intervista.

j Per renelere confrontabili nuclei eli elimensione eliversa, il reddito e stato reso equivalente applicanelo la
scala introelotta elalla legge istitutiva elell'indicatore elella situazione economica (Ise, el.lgs. 109/98).

358



Tavola 7.4 - Reddito familiare disponibile per decile di reddito familiare disponibile equivalente (a) e tipologia di entrata.
Anno 1999 (composizioni percentuali)

DEelLI DI REDDITO FAMILIARE EQUIVALENTE (a) Totale
TIPOLOGIA DI ENTRATA

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trasferimenti pubblici 49,4 42,0 33,1 30,6 28,0 24,0 23,3 22,4 16,9 12,7 22,5

Pensioni Ivs 35,6 32,1 26,4 26,7 25,5 22,0 22,1 21,4 16,4 12,2 20,2

Pensioni sociali 1,5 1,3 0,9 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3

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

Assegni f arn iliari 7,3 6,6 4,4 2,0 0,9 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 1,0

Altri t rasfertment i puhblici 1,2 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 0,6 0,6 0,4 0,4 0,7

Trasferimenti privati 3,4 0,7 1,0 0,7 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 1,1 0,7

Reddita primaria 47,1 57,3 65,9 68,7 71,6 75,4 76,3 77,3 82,6 86,3 76,8

Reddito da lavoro dipen dente 22,6 37,1 42,4 42,1 43,5 45,5 42,9 42,8 40,0 21,8 36,3

Reddito da lavoro autonomo 11,1 7,7 8,5 8,4 10,3 11,3 13,1 13,4 18,3 31,8 17,6 '-J

Reddito da capitale 13,4 12,5 15,0 18,1 17,8 18,6 20,2 21,1 24,3 32,6 22,9 o:
'"0
tn

Totale reddito disponibile
en

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 >
Importo medio annuo t m igl i aia di lire) 14.930 23.542 29.147 34.963 41.275 48.814 55.073 64.875 77.824 140.452 53.114 en

0
n
:;

Trasferimenti pubblici 6,2 8,3 8,1 9,0 9,7 9,9 10,7 12,2 11,0 15,0 100,0 r-
SO

Pension i Ius 5,0 7,1 7,2 8,7 9,8 10,0 11,3 13,0 11,9 16,0 100,0 >-l
Pe nsion i sociali 14,4 20,9 16,8 13,5 7,5 4,9 7,1 4,3 6,4 4,4 100,0 :::0

>
Disoccupazione 30,5 14,1 11,1 7,4 7,6 9,1 5,7 7,9

en
10,5 2,0 100,0 "r:I

tn
Assegni familiari 20,3 29,2 23,8 13,2 6,6 3,7 1,8 0,7 0,1 0,5 100,0 ~
Altri trasferi rne nt i pubblici 5,1 4,9 6,2 8,9 11,9 16,5 9,9 11,2 8,8 16,5 100,0 :s::

tn
Z
>-l

Trasferimenti privati 13,0 4,4 7,6 6,4 3,9 6,3 6,6 4,7 8,8 38,2 100,0 >r-
r-

Reddita prima ria
tn

1,7 3,3 4,7 5,9 7,2 9,0 10,3 12,3 15,7 29,8 100,0 "r:I

Reddito da lavoro dipen dente 1,8 4,5 6,4 7,7 9,3 11,6 12,3 14,4 76,1 15,9 100,0 >
:s::

Reddito da lavoro autonom o 1,8 1,9 2,6 3,2 4,6 5,9 7,7 9,3 15,2 47,8 100,0 o
r-

Reddito da cap itale 1,6 2,4 3,6 5,2 6,0 7,5 9,1 11,3 15,5 37,7 100,0 ~

tn
tn

Totale reddito disponibile 4,4 6,6 10,4 14,6 26,5
'"0

2,8 5,5 7,8 9,2 12,2 100,0 tn
Z
en

U> Fonte: El a bora z ion i Istat can iI madelia Mastrict su dati Banca d'Italia 0VI
'0 (a) Scala Ise. 3
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ce di concentrazione di Gini scende da 51,5
a 39,1 punti percentuali. Una ulteriore
re d istr ib uz io n e in senso equitativo if';

garantita dalle imposte d ir e t te e d a i con
tr ib u t i a carico delle famiglie, che deter
minano il passaggio al re d d i to d isp o n ib i-

le finale, con un indice di Gin i pari a 36
punti perce ntuali: Ie curve di Lorenz con
sentono d i visualizzare questa progressio
ne (Figura 7.3). Le famiglie con persona di
riferimento pensionata 0 non occupata
beneficiano di una drastic a diminuz io n e

Figura 7.3 - Curve di Lorenz del reddito famlllare equivalente prima e dopo I'Intervento redl
strfbutivo dello stato, Anno 1999
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7. SPESA SOCIALE, TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E PENSIONI

della concentrazione del reddito primario
per effetto delle pensioni Ivs: cia spiega la
maggior parte dell'andamento per il tota
le delle famiglie. Per quelle di lavoratori
dipendenti e indipendenti, il calo della
concentrazione imputabile al prelievo e
pili forte della ridu z.io n e elovuta ai trasfe
rimenti, facendo emergere il ruolo impor
tante svolto elal sistema fiscale.

Consideranelo invece come si distribui
scono Ie singole tipologie eli trasferimenti
tra i elecili eli reeldito familiare equivalen
te (Tavola 7.4), oltre il 90% elelle presta
zioni per il sostegno dei carichi familiari
risulta elestinato a i primi cinque decili,
che incluelono le famiglie con reelelito infe
riore alla meeliana. Per gli ammortizzato
ri sociali compresi nella voce "elisoccupa
zione" e le pensioni sociali, la percentuale
ammonta al 70% circa. Questa elifferenza
elipenele in buona parte elai eliversi criteri
eli selezione dei beneficiari (ta rg et i 11g) : il
condizionamento a I reddito della fami
glia previsto per i trasferimenti i n d ir i z
zati al sostegno dei carichi familiari pro
eluce evidentemente effetti eliversi dal con
dizionamento al reeldito dell'inelividuo
(eel eventualmente elel coniuge) previsto
per Ie pensioni sociali. Per le pensioni Ivs,
invece, le famiglie a l di sotto della media
na ricevono poco meno del 40% del totale:
pur avenelo un effetto equitativo, come si e
visto, questi trasferimenti previelenziali,
che sono legati pili 0 meno elirettamente
alla storia contributiva elegli inelividui,
non possono essere orientati in senso redi
stributivo oltre un certo limite, a elifferen
za eli quanto avviene per la maggior parte
elegli altri benefici.

Nel caso eli assegni familiari e pensioni
sociali, la quota ricevuta elal primo elecile
e inferiore a quella ricevuta elai elue elecili
successivi. Per gli assegni familiari non s i
tratta eli un risultato sorprendente, a
causa elella natura non universalistic a
elegli assegni per il nucleo familiare, diret
ti a chi appartiene 0 e appartenuto al
monelo del lavoro elipenelente e comunque
eli importo conelizionato al numero di
figli minori e/o alla presenza di un coniu
ge. Per le pensioni e gli assegni sociali,

invece, che sono destinati al sostegno degli
anziani con reddito insufficiente, il risul
tato e inatteso. Esso puo essere attribuito
in larga misura a ll'e sigu ita dell'importo
del sussielio, anche comprensivo delle even
tuali maggiorazioni, che rende difficile
all'individuo (0 coppia) anziano benefi
ciario vivere per conto proprio. E p e ro
opportuno ricordare che il campione non
comprende gli anziani che vivono in ospizi
e case di cura.

Per apprezzare l'oreline di grandezza
degli interventi in termini monetari, e uti
le fornire qualche informazione sugli
importi medi annui al netto di imposte e
contributi per tutte le famiglie del decile,
incluse quelle non beneficiarie. I trasferi
menti pubblici che mostrano valori ere
scenti all'aumentare del reddito familiare
equivalente sono le pensioni Ivs, che passa
no da poco pili di cinque milioni di lire in
media per le famiglie pili povere a circa 17
per Ie pili ricche, e Ie prestazioni raggrup
pate nella voce residuale "Altri", con qual
che oscillazione. Le altre tipologie di tra
sferimenti mostrano profili decrescenti:
in particolare, il sostegno dei carichi
familiari ha un importo medio superiore
al milione di lire per i primi tre decili e
inferiore alle 50 mila per gli ultimi tre.
Decrescono anche le prestazioni connesse
alla funzione disoccupazione, che pero
mostrano qualche oscillazione nel sesto e
nell'ottavo decile, e le pensioni sociali. In
questo caso, i valori medi rimangono
comunque superiori alle 60 mila lire anche
nei decili pili alti, confermando la diffu
sione dei beneficiari in famiglie collocate
a vari livelli della scala dei redditi. In sin
t e si , i trasferimenti diversi dalle pensioni
Ivs passano dai due milioni di lire l 'a n no
per le famiglie pili povere alle 700 mila
lire per quelle pili ricche: il sistema di wel
fare r i s u l t a dotato di una insufficiente
ca p a c ita di discriminazione rispetto agli
alti redditi.

II numero di famiglie beneficiarie per
decile consente di valutare il grado di
copertura della popolazione (Tavola 7.5).
II numero di percettori di trasferimenti
pubblici decresce dal secondo decile al
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\jJ Tavola 7.5 - Famiglie che percepiscono trasferimenti 0 altre componenti del reddito disponibile per decile di reddito familiare >---<

0\
C/O

disponibile equivalente (a) e tipologia di entrata. Anno 1999 (migliaia di u n itd e composizioni percentu ali) >-l
N >-

>-l
-

DECILI Dr REDDITO FAMILIARE EQUIVALENTE Cal Totale s;?
TIPOLOGIA DI ENTRATA famtghe

"d
4 5 6 7 8 9 10 beneficiarie "d

0
::0
>-l

NUMERO 0
>-
Z

Trasfe ri m e nrt pubblici 1.622 1.881 1.861 1. 758 1.682 1.602 1.417 1.309 1.026 1.093 15.251 Z
C

Pensioni Ius 1.039 1.127 1.035 1.112 1.106 1.057 1.120 1186 967 1.037 10.787 >-
t-'

Pensioni sociali 53 76 74 60 38 23 37 19 24 22 429 t1i

f-'
Disoccupazione 190 79 44 53 37 48 22 35 18 7 532 '-0

Assegni familiar! 712 1.024 1.099 1.009 851 665 372 156 II 9 5908
'-0
'-0

Altri t ra sfe ri m e n t i p u bblic i 71 81 77 97 86 118 82 90 82 Z02 887

Tra s fe r i m e nt i privati 163 60 117 87 55 71 64 50 79 75 821

Reddito p r i m a r i o 1.828 2.017 2.062 2.048 2.076 2.091 2.085 2.096 2.088 2.093 20.483

Re d d ito d a lavoro dip endenie 687 973 1.053 1091 1.162 1.280 1.327 1.339 1.410 1.203 11.525

Reddito d a lavoro a uto no m.o 292 209 231 263 323 393 453 484 618 1.128 4.394

Red d it o d a cap tt a le 1.607 1.894 1.988 1980 2.023 2.034 2.0l9 2.048 2.064 2.064 19.722

COMPOSIZIONI PERCENTUALI

Trasferimenti pubblici 10,6 12,3 12,2 11 ,5 11,0 10,5 9,3 8,6 6,7 7,2 100,0

Pensio ni Ius 9,6 10,4 9,6 10,3 ZO,3 9,8 10,4 11,0 9,0 9,6 100,0

Pensioni sociali 12,4 17,7 17,3 14,1 8,9 5,5 8, 7 4,5 5,7 5,2 100,0

Disoccupazione 35,6 14,9 8,3 9,9 6,9 9,0 4,2 6,6 3,5 1,3 100,0

Assegni familiari 12,0 17,4 18,6 17,1 14,4 11,3 6,3 2,6 0,2 0,2 100,0

Altri trasferimenti pubblici 8,1 9,1 8,6 10,5 9,7 13,5 9,3 10,3 9,3 11,6 100,0

Trasferimenti privati 19,9 7,2 14,3 10,6 6,7 8,7 7,8 6,1 9,6 9,1 100,0

Reddito primario 8,9 9,8 10,1 10,0 10,1 10.2 10,2 10,2 10,2 10,2 100,0

Redd.ito da lauoro dipen derite 6,0 8,4 9,1 9,5 10,1 11,1 11,5 11,6 12,2 10,4 100,0

Reddito da lauoro autonomo 6,6 4,8 5,3 6,0 7,4 8,9 10,3 11,0 14,1 25,7 100,0

Re dd.ito d a cap itale 8,1 9,6 10,1 lO,O 10,3 10,3 10,2 10,4 10,5 10,5 100,0

Totale 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0

Fonte: Elaborazioni Istat con il modello Mastrict su dati Banea d'italia
(a) Scala Ise.



7. SPESA SOCIALE, TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E PENSIONI

Tavola 7.6 - Importo medio annuo per Ie famiglie beneficiarie del reddito lordo, del reddito
disponibile e del prelievo per tipologia di entrata. Anno 1999 (m igliaia di lire)

Reddito Reddito
TIPOLOGIA Dr ENTRATA lordo disponibile

Trasferimenti pubblici 18.908 16.356
Pensioni Ivs 24.297 20.750
Pensioni sociali 7.342 7.342
Disoccupazione 8.685 7.500
Assegni jamiliari 1.889 1.889
Altri t rasferimenti p ubblic i 8.375 8.258

Trasferimenti privati 10.165 10.017

Reddito prima rio 54.918 41.650

Reddito da lavoro dipen dente 48.386 34.953
Reddito da lavoro autonomo 62.821 44.579
Re dd ito da cap itale 14.709 12.899

Totale 68.002 53.114

Fonte: Elaborazioni Istat con il modello Mastrict su dati Banca d'ItaJia

PreJievo

2.551
3.548

o
1.185

o
117

148

13.268

13.433
18.242

1.810

14.888

Incidenza del
prelievo sui

reddito lordo

13,5
14,6

0,0
13,6
0,0
1,4

1,5

24,2

27,8
29,0
12,3

21,9

nona, dapprima lentamente, poi pili bru
scamente. II primo decile, che secondo tut
te le misure correnti della pove rta relativa
e composto interamente da fatniglie pove
re (in termini di reddito disponibile e qu i
valente), ha un numera di beneficiari infe
riore ai quattro successivi. Le famiglie
povere che non ricevono trasferimenti pub
blici, a causa della storia lavorativa e con
tributiva dei propri componenti, a della
lora eta, a di una condizione di bisogno a
dell'appartenenza a una categoria che non
corrispondono ai requisiti richiesti dalla
legislazione vigente, sono pili di 450 mila.
Cia dipende innanzitutto dalla mancanza
di uno specifico strumento di contrasto
della p overta come il reddito minima di
inserimento, attualmente in fase di speri
mentazione.

Le famiglie che percepiscono una a pili
pensioni Ivs sana nel complesso quasi undi
ci milioni, poco meno di queUe che perce
piscono redditi da lavora dipendente. II
numero di famiglie beneficiarie di questi
trattamenti mostra limitate oscillazioni

tra un decile e l'altro: l'andamento cre
scente della quota di pensioni Ivs riporta
to nella Tavola 7.4 dipende quindi princi
palmente dagli importi medi. La seconda
categoria di trasferimenti dal punta di
vista della diffusione sana gli assegni
familiari, di cui beneficiano 5,9 milioni di
famiglie: di queste, 4,7 milioni fanno par
te del 50% di nuclei can reddito inferiore a
quello mediano. L'importo media p e rce p i
to dalle famiglie beneficiarie, inferiore a
due milioni di lire, e di gran lunga pili
basso degli importi delle altre categorie
di trasferimenti, che superano sempre i
sette milioni (Tavola 7.6). Cia dipende
anche dalla natura, integrativa piuttosto
che sostitutiva, dei trasferimenti moneta
ri erogati per il sostegno dei carichi fami
liari.

II confranto tra valori lordi e netti dei
trasferimenti per le famiglie beneficiarie
(ancora Tavola 7.6) mostra la differenza
tra redditi esenti (assegni familiari, pen
sioni sociali e altro) e redditi assoggetta
ti all'Irpef (pensioni Ivs) ed eventualmente
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ai contributi sociali a carico dei percetto
ri (trattamenti di disoccu p az i o n e ).
L'incidenza media del prelievo sui trasfe
rimenti imponibili supera quella sui red
diti da capitale, che includono il reddito
imputato ai proprietari dell'abitazione
di residenza: cia e dovuto sia al livello
dell'aliquota prevalente per i redditi da
capitale finanziario (12,5%), inferiore
a l la prima aliquota Irpef, sia a ll a presen
za di valori ca tastali mediamente inferio
ri ai valori di mercato per i redditi da
immobili. Per le famiglie che appartengo
no ai decili pili alti, e possibile rilevare
una sensibile divaricazione tra i valori
lordi e netti dei trasferimenti: il risultato
e un appiattimento del profilo degli
importi medi percepiti al crescere del red
dito familiare, che riflette la progressi
vita dell'imposta personale su l reddito.
L'impatto spesso trascurato del prelievo
fiscale su l sistema dei trasferimenti con
tribuisce quindi ad accentuarne il carat
tere redistributivo.

7.2.2 Caratteristiche socio-economiche dei
beneficiari dei trasferimenti

L'esame delle caratteristiche dei bene
ficiari dei trasferimenti consente di met
tere in luce alcune pecu liarita del sistema
di welfare, rispetto a l la condizione profes
sionale, all'area geografica di residenza e
a Il a fase del ciclo di vita familiare.

La composizione del reddito disponibi
le familiare per posizione professionale
della persona di riferimento (Tavola 7.7)
presenta alcune sp e cific ita. Per quanto
riguarda i trasferimenti, le famiglie che
hanno come persona di riferimento un
lavoratore indipendente percepiscono un
valore medio superiore a quelle con perso
na di riferimento dipendente: in media 4,5
milioni di lire rispetto a 3,5. In termini di
incidenza su l reddito totale, che come si e
detto comprende una stima della reticen
za e dell'evasione fiscale, le famiglie con
persona di riferimento lavoratore dipen
dente mostrano invece un valore superiore
(6,3% rispetto al 5,3%). La composizione
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dei trasferimenti pubblici e comunque
molto diversa nei due casi: se tra l e fami
glie degli indipendenti prevalgono decisa
mente le pensioni Ivs (pili del 90% dei tra
sfer ime nt i), tra i dipendenti gli assegni
familiari superano il 30% dei trasferimen
ti ricevuti e i trattamenti connessi a l la
disoccu pazione costituiscono pure una
percentuale non trascurabile. Per queste
due ultime voci, la differenza tra famiglie
di dipendenti e di indipendenti e dovuta
a lla preponderanza di prestazioni previ
denziali di tipo categoriale, finanziate
principalmente con contributi a carico dei
datori di lavoro. Su questa configurazione
del sistema di welfare ha sicuramente
pesato la maggiore diffusione dell'evasio
ne fiscale tra i soggetti con prevalenza di
reddito da lavoro autonomo rispetto a
quelli con reddito principale da lavoro
dipendente.

Mentre le famiglie degli occupati
mostrano un'incidenza dei trasferimenti
pubblici su l reddito disponibile comunque
inferiore al 10%, le famiglie con persona di
riferimento non occupata sfiorano il 50%,
principalmente a causa delle pensioni Ivs
percepite dai pensionati. Per Ie famiglie
con persona di riferimento disoccupata,
la composizione dei trasferimenti mostra
ancora una leggera prevalenza di pensioni
Ivs sui trattamenti connessi a ll a disoccu
pazione, oltre a una considerevole presen
za di assegni familiari, che si avvicinano
al 5% del reddito. La quota di reddito
familiare coperta da trasferimen ti pu b
blici risulta comunque pari a l la meta
rispetto a quella delle famiglie dei pensio
nati.

L'analisi dei trasferimenti pubblici per
area geografica (Tavola 7.8) rivela innan
zitutto che l'incidenza su l reddito fami
liare disponibile del complesso dei trasfe
rimenti ha profili opposti a quelli del loro
valore medio: mentre da quest'ultimo pun
to di vista il Sud e in coda al le altre ripar
tizioni, con valori medi intorno ai 10
milioni di lire, dal punto di vista della
quota di reddito e al primo posto, con
valori superiori al 25%. In termini di quo
ta, cia che fa differenza non sono tanto le



Tavola 7.7 - Reddito familiare disponibile per posizione professionale della persona di riferimento e tipologia di entrata.
Anno 1999 (composizioni percentuali)

POSIZIONE PROFESSIONALE DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA DI ENTRATA LAVORATORE DIPENDENTE LAVORATORE INDIPENDENTE NON OCCUPATO Totale

Totale Operaio Dirigente Totale Professionista Imprenditore Totale Pensionato Disoeeupato

Trasferimenti pubblici 6,3 9,1 3,6 5,3 6,3 1,8 49,4 51,6 24,4 22,5

Pensioni Ivs 3,4 4,1 3,0 4,9 6,2 1, 7 46,6 49,4 9,2 20,2

Pensioni sociali 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0, 7 0,7 0,3 0,3

Disoccupazione 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 8,8 0,4

Assegni jamiliari 2,0 3, 7 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5 0,3 4,5 1,0

"-J
Altri trasjerimenti pubblici 0,4 0,4 0,5 0,2 0,1 0,0 1,1 1,1 1,5 0, 7

CfJ
'"tJ
tTl
CfJ

>-
CfJ

Trasferimenti privati 0,6 0,3 0,2 1,1 2,5 0,0 0,7 0,3 4,1 0,7
0
(J

:;
r-
tTl

-l
~

Reddito prima rio 93,1 90,5 96,2 93,6 91,2 98,2 49,9 48,1 71,5 76,8 >-
CfJ
"rj
tTj

~

Reddito da lavoro dtpen dente 72,0 73,4 72,3 9,8 11,3 10,5 15,2 14,1 31,9 36,3 $:
tTl
Z

Reddito da lavoro autonomo 3,7 2, 7 5,0 60,6 54,1 60,3 6,2 5,6 18,1 17,6 -l
~

>-
r'

Reddito da cap ita le 17,4 14,4 18,8 23,2 25,8 27,4 28,4 28,3 21,6 22,9 t-'
tTl
"rj

>-
§;
o

Totale reddito disponibile
r'

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ~

tTj

Importo medio annuo tTj

(migliaia di lire) 55.703 44.015 106.268 84.090 135.545 99.294 41.832 43.303 25.110 53.114
'"tJ
tTj

Z
~vo 00\

VI Fonte: Elaborazioni l s t a t con il modelio Mastriet su dati Banea d'Italia Z
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Tavola 7.8 - Reddito familiare disponibile per ripartizione geografica e tipologia di entrata.
Anno 1999 (composizioni percentuali)

RIPARTlZIONE GEOGRAFICA (a)
Importo media

TIPOLOGIA DI ENTRATA annuo

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Italia (migliaia di lire)

Trasferimenti pubblici 22,2 20,1 21,4 25,2 27,6 22,5 11.928

Pensioni Ivs 20,9 18,8 19,1 21,2 21,5 20,2 10.703

Pensioni sociali 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 0,3 151

Disoccupazione 0,1 0,1 0,4 0,5 2,0 0,4 191

Assegni familiari 0,5 0..4 0,7 2,1 3,0 1,0 534

Altri t rasfe rim en t i pubblici 0,6 0,4 1,0 0,8 0,6 0, 7 350

Trasferimenti privati 0,8 0,6 0,6 0,7 1,5 0,7 393

Reddito primario 77,0 79,4 78,0 74,2 70,9 76,8 40.793

Reddito da lavoro dipendente 37,6 32,1 37,2 38,7 35,8 36,3 19.262

Reddito da lavoro autonomo 15,8 21,1 17,8 16,9 15,8 17,6 9367

Reddito da capitale 23,6 26,2 23,1 18,6 19,3 22,9 12.164

Totale reddito disponibile 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 53.114

Trasferimenti pubblici 31,4 21,1 18,9 19,3 9,4 100,0 11.928

Pens io n i Ivs 33,0 22,0 18,8 18,1 8,1 100,0 10.703

Pension i sociali 15,0 20.1 16,4 32.6 15,8 100,0 151

Disoccupazione 9,0 7,1 19,7 22,6 41,6 100,0 191

Assegni [a m il i ari 15,9 10,2 14,6 36,5 22,7 100,0 534

Altri trasferirn e nt i pubblici 27,2 15,7 29,1 21,6 6,5 100,0 350

Trasferimenti privati 34,7 18,5 15,2 16,2 15,4 100,0 393

Reddito primario 31,8 24,4 20,1 16,6 7,0 100,0 40.793

Reddito da lauoro dipen dente 32,9 20,9 20,3 18,3 7,5 100,0 19.262

Reddito da lavoro a u to no m o 28,4 28,2 20,0 16,5 6,8 100,0 9367

Reddito da cap itale 32,7 26,9 20,0 13.9 6,4 100,0 12.164

Totale reddito disponibile 31,8 23,6 19,8 17,2 7,6 100,0 53.114

Importo medio annuo

(migliaia di lire) 58.748 62.888 57.303 42.065 35.957 53.114

Fonte: Elaborazioni Istat can it modello Mastrict su dati Banca d'Italia
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7. SPESA SOCIALE, TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E PENSIONI

pensioni Ivs, che mostrano scarti relativa
mente ridotti tra i l minima del Nord-est e
il massimo delle Isole, ma gli altri trasfe
rimenti, e in particolare i trattamenti d i
disoccupazione e gli assegni farn il iar i , che
hanno una distribuzione ben pili p o lariz
zata. Nelle Isole, i trasferimenti connessi
a disoccu pazione e assegni fa m il i ar i ra p
presentano il 5% del reddito disponibile,
rispetto allo 0,5-0,6% del Nord: a queste
percentuali corrispondono valori medi
annui pari a circa 1,8 m il io ni di lire per le
famiglie delle Isole e 350 mila lire per quel
le del Nord.

In termini d i distribuzione territoriale
dei trasferimenti, esistono quincli due
modelli. Da un lato, le prestazioni previ
denziali a orientamento prevalentemente
non redistributivo, con benefici pili 0 me n o
direttamente legati alla storia contribu
tiva degli individui, sono dirette per oltre
il 50% a I Nord. Dall'altro, Ie prestazioni
assistenziali e q u e lle previdenziali che
assicurano contro i rischi pili aleatori e
hanno un carattere redistributivo pili
marcato grazie all' indi pendenza dei bene
fici dalla carriera contributiva, s o n o indi
rizzate per oltre i l 50% al Sud Ccomprese
le pensioni sociali, per il 48,4% destinate a
questa r i p a r t i z i o n e):

L'analisi della d istribu z io n e dei trasfe
rimenti nell'arco del ciclo di vita farn il iare
comporta l'individuazione di alcune tipolo
gie che ne caratterizzano le fasi principali.
Le tipologie qui considerate pili rappresen
tative , in ordine di eta della persona di
rifer imento , sono sei CTavola 7.9): fino a 30
anrii, i single e le coppie senza figli; dai 31
ai 60 anrii , le coppie con figli, distinguendo
quelle con figli tutti maggiorenni dalle
altre; oltre i 60 arin i, le famiglie senza figli:
da un lato quelle con il coniuge presente,
che approssimano i "nidi vuoti", dall'altro
gli a nz ian i so l i '.

Rispetto a queste tipologie, oltre al
complesso d e i trasferimenti pubblici e
opportuno considerare distintamente la
componente degli assegni familiari e Je

agevolazioni f isca l i garan ti te dalle detra
z i o n i Irpef per i familiari a carico. Un
quadro attendibile del sostegno pubblico
a i carichi f arn il i ar i r ic h i e d e infatti di
considerare non soltanto i trasferimenti
registrati nel bilancio pubblico, ma anche
le detrazioni, veri e propri "trasferimenti
attraverso le imposte" (tax expenditu
res). L'integrazione tra trasferimenti e
detrazioni d'imposta e resa possibile dal
modello utilizzato in questa sede, e r isu l
ta di particolare interesse in seguito a i
recenti aumenti delle detrazioni per i figli
e gli a l t r i f a m il iar i a carico d iv ers i dal
coniuge. La stima delle detrazioni fami
l i a r i effettivamente fruite d a i contribuen
t i mostra che nel 1999 Ie minori imposte
da essi dovu te sono pari all' 1% del reddito
disponibile familiare, una quota pari a
quella degli assegni familiari.

Per i single fino a 30 anni di eta, linci
denza dei trasferimenti pubblici e trascu
rabile. Per le giovani coppie senza figli i
trasferimenti si mantengono a livelli
minimi e il sostegno d e i carichi familiari
e affidato prevalentemente alla detrazio
ne per il coniuge a carico, la pili generosa
tra le detrazioni Irpef qui considerate. Per
Ie due tipologie relative alle fasi successi
ve del ciclo d i vita familiare, rappresenta
te dalle famiglie con coniuge e figli e con
persona d i riferimento nelle classi centra l i
di eta, l'incidenza del complesso de i tra
sferimenti cresce all'aumentare dell' eta
media. Essa e rno lto bassa per i nuclei con
figli minori, la tipologia pili diffusa tra
quelle esaminate, nonostante essi ricevano
risorse non irrilevanti per il sostegno dei
carichi familiari: la somma d i assegni
familiari e d e tr a z i o n i Irpef supera i l 4%
del reddito d is po n ib il e , per un importo
medio di quasi 2,5 milioni eli lire. In ter
mini percentuali, ma non in termini a sso
lu ti , il sostegno dei car ich i farn il iar i e
analogo per i genitori soli con almeno un
figlio minore, che presentano un reddito
medio pili basso. Per le famiglie con per
sona di riferimento tra i 31 e i 60 a n ni n e l-

i Nella tavola sono riportate anche altre tipologie familiari non commentate nel testo.
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Tavola 7.9 - Reddito familiare disponibile secondo Ie componenti del redditoe altri indicatori per tipologia familiare.
Anno 1999 (valori percentuali)

.....
C/O....,
:>....,

Reddito

~
'U
'U
o
::c....,
o
:>zzc
:>
t-'
tri

I-'
\0
\0
\0

0.7

0.6

2,0

0,3

1,7

FamiglieNumero

media di

1,9 2,9

2,4 2,8

1,0 1,0

1,8 2,0

1,7 3,5

Numero

medio d!

percettori componenti

di reddito

28

30

26

27

27

Eta

media del

capofamiglia

(anni)

54670

29.817

25.171

38642

54.468

Reddito

disponihile

(migliaia

di lire)

0,4

0,0

0,0

1,5

0,6

Detrazioni

farniliar:

Irpef

3,6

0,0

3,4

0,3

0,0

0,4

1,0

1,2

18,1

30,5

2,5

0,6

20,3

5,4

TRASFERIMENTI PUBBLICI

34,1

Totale di cui:

Pensioni Assegni

lvs Iamiliari

79,7

97,5

99,4

primario c

trasferimcnti

privati

Can almena un figlio miriore 65,9

Single

Altro

Can almena un figl io m in ore 94,6

[ Sc n z a ngH

Senza coninge

Can eoniuge

Persona di
rife ri m e n
to fino a
30 a n n i

TlPOLOGIA PAMlLJARE

Senza figli 85,4

Can almena un figlio miriore 76,2

Can tutti figli lnaggiorenni 81,4

Senza eoniuge

Persona eli
rife ri rne n
to tra 31 e

60 a n n i

Senza figli 78,6 21,4

23,8

18,6

14,6

20,2

] 7,8

17,0

13,5

0,0

2,9

0,0

0,2

0,0

1,3

0,6

0,6

41.085

35.208

53.652

58.619

46

43

51

46

1,4

1,6

2,0

1,8

1,5

3,2

2,7

2,1

6,1

1,5

3,2

6,0

Can eoniuge Can almena un figlio miriore 93,7 6,.3 2,9 2,5 1,7 58.716 42 1,7 4,1 27,9

Can tutti figli maggiorenni 84,7 15,3 13,8 0,2 1,1 73.112 53 2,3 3,7 ] 3,4

Senza figli

3,4

13,6

11 ,42,0

2,6

1.1

2,0

1, ]

1,8

74

70

71

24.131

50.827

45.530

0,0

0,5

0,6

0,0

0,0

0,5

33,8

62,4

54,557,3

34,9

65,035,0

65,1

42,7

Con tutti figli tnaggiorenni

[ Se n za fig l i
Senza coniuge

Persona d i
rife ri m e n
to can pill
di 60 anni

Can coniuge Can almena un figlio m inore 83,1 16,9 14,7 0,9 0,7 119.750 64 2,3 4.8 0,2

Can tutti figli maggiorenni 66,1 33,9 32,6 0,.3 0,7 73115 67 2,5 3,5 7,9

Totale 77,5 22,5 20,2 1,0 1,0 53.114 54 1,8 2,9 100,0

Fonte: Ela b o ra z i o n i Istat can il modello Mastriet s u dati Banea d'italia
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le quali e presente il coniuge, l'incidenza
del complesso dei trasferimenti e pili alta
quando i figli sono tutti maggiorenni, a
causa della crescita del peso delle pensioni
Ivs, rna resta comunque al di sotto della
media generale.

Nelle due ultime fasi del ciclo di vita
familiare, rappresentate dalle famiglie
senza figli presenti con persona di r ife r i
mento ultrasessantenne, i trasferimenti
pubblici diventano la fonte principale di
reddito, principalmente grazie alle pen
sioni Ivs, mentre il sostegno dei carichi
familiari si assottiglia fino a scomparire,
corri'e ovvio, per gli anziani soli. Nel com
plesso, e evidente la concentrazione dei
trasferimenti nelle fasi pili avanzate del
ciclo di vita familiare, mentre appare
carente il sostegno economico nelle fasi
iniziali della formazione della famiglia,
quando il fabbisogno di risorse aggiuntive
non e trascurabile.

7.2.3 Nuoui assegni per il sostegno dei
carichi familiari

Nella voce "Assegni familiari" so no sta
ti fin qui considerati due nuovi trasferi
menti introdotti nel 1999 che meritano
un'analisi pili approfondita: l'assegno di
maternita e quello per le famiglie con
almeno tre figli minori. II primo sussidio,
pari a un milione di lire a partire dal pri
mo luglio 1999, e destinato a ll e nuove
madri che non percepiscono unindenn ita
di m a te r n ita , p u rc h e l'indicatore della
101'0 situazione economica familiare (Ise)
sia inferiore a 50 milioni di lire per i
nuclei di tre componenti (0 a un importo
equivalente, per le famiglie di diversa
dimensione). L'assegno per i tre figli,
dell'importo complessivo di 2,6 milioni di
lire, e destinato a lle famiglie con almeno
tre figli minorenni. In questo caso il valore
soglia dell'Ise e pari a 36 milioni di lire
per i nuclei di cinque componenti, ovvero a

un importo equivalente: in pro ss imita del
la soglia e prevista una riduzione pro por
zionale del sussidio.

In base a ll e stime effettuate con il
modello Mastrict, le famiglie complessi
vamente beneficiarie dei due nuovi assegni
sono circa 490 mila, per una spesa pari a
circa mille miliardi di lire. L'ausilio di un
modello d i microsimulazione s i rivela
indispensabile per stimare 1'impatto di
misure come quelle considerate, dirette a
particolari categorie di cittadini e co n di
zionate a un indicatore comp les so quale
l'Ise. In particolare, consente di tenere con
to delle particolari condizioni economiche
dei nuclei destinatari degli assegni, che
risentono della presenza di componenti
con redditi medi bassi 0 nulli (l a madre in
condizione non professionale e il neonato
per l'assegno di m atern ita, i tre m inore n
ni per l'altro assegno).

I due assegni sono dotati di gradi di
se Ie tt iv ita molto diversi nei confronti dei
potenziali beneficiari: applicando la scala
di equivalenza, la soglia per la concessione
dell'assegno di mare r n ita , fissata in 50
milioni di Ise per un nucleo di tre cornp o
nenti, corrisponde a circa 70 milioni per
un nucleo di cinque, rispetto ai 36 milioni
stabiliti per l'assegno per i tre figli. A cau
sa della differente selettivita , Ie nuove
madri in condizione non professionale
escluse dal beneficio perche si trovano al
di sopra della soglia di reddito familiare
sono il 16%, mentre per le famiglie con
almeno tre figli minori la percentuale
degli esclusi sale al 46%.

Pur in assenza di un riferimento e sp li
cito a una linea della p overta , la soglia
fissata per l'assegno per i tre figli 10 orien
ta decisamente verso i nuclei poveri: non
sorprende quindi che il 77% dei percettori
di tale assegno appartenga a ll e famiglie
che si trovano al di sotto della linea della
p over ta", mentre per le donne che percepi
scono assegni di ma te rn ita la percentuale
scende al 44%. Per l'assegno per il nucleo

'La linea e calcolata con riferimento al reddito disponibile familiare prima d e i nuovi assegni ricostruito
dal modello.
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familiare in vigore dal 1988, la percentua
le di beneficiari che appartengono a nuclei
poveri ammonta invece al 26%, valore che
aumenta al 61 % se si considerano soltanto
le famiglie con almeno tre figli, doe la
stessa platea del nuovo sussidio. l'esplici
to orientamento del nuovo assegno verso i
nuclei numerosi a basso reddito sembra
quindi garantire una maggiore efficacia
in termini di sostegno del reddito delle
famiglie pili svantaggiate.

l'introduzione dei due nuovi assegni
nell'ambito del sistema di welfare deter
mina una parziale sovrapposizione con i
preesistenti programmi di imp ian to ca te
goriale. Mentre l'assegno di rna tern i ta ha
per definizione beneficiari diversi
da lltndennita di ma te rn ita , quello per i
tre figli pu o sovrapporsi all'assegno per il
nucleo familiare, tanto pili che quest'ulti
mo non vierie conteggiato nel reddito Ise di
riferimento, in quanto entrata non i m p o
nibile ai fini Irpef. In base a l le stime effet
tuate, il 55% delle 397 mila famiglie bene
ficiarie del sussidio per i tre figli sarebbe
g ia titolare di un assegno per il nucleo
familiare: il restante 45% e costituito
quindi da famiglie che risultavano finora
escluse dai trasferimenti a sostegno dei
carichi familiari. D'altra parte, la
sovrapposizione tra assegno di ma te rn ita
e assegno per il nucleo familiare riguarde
rebbe ben il 75% dei casi.

In definitiva, i trasferimenti, la cui
quota diminuisce all'aumentare del re d di
to disponibile familiare, sono nel comples
so nettamente orientati a llequ ita ; ci o si
riflette in un calo consistente della concen
trazione del reddito, che vie ne ridotta
ulteriormente dal prelievo fiscale. I trasfe
rimenti diversi dalle pensioni di inval i
d ita , vecchiaia e superstiti (Ivs), prevalen
temente destinate a redistribuire reddito
lungo l'arco della vita individuale, vanno
per pili di due te rz i all e famiglie che han
no un reddito inferiore alla mediana.
D'altra parte, quasi un quarto delle f arn i
glie del primo decile di reddito non risulta
beneficiario di trasferimenti, a causa del
la mancanza di uno specifico strumento di
contrasto della p ove rta come il reddito

370

m mrmo di inserimento, attualmente in
fase di sperimentazione. All'altro estremo
della scala dei redditi, l'importo non tra
scurabile dei trasferimenti diversi dalle
pensioni Ivs indirizzati a ll e famiglie pili
ricche rivela una insufficiente ca pa.c ita di
discriminazione rispetto a i redditi alti.

Per saperne di piii

BANCA D'ITALlA, I bilanci delle famiglie italia
ne nell'anno 1995, Supplementi al Bollettino
Statistico, n.14, marzo 1997.

A. BRANDOLlNI, G. D'ALESSIO, Composi
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SIEP Istituzioni politiche e finanza pu ti
ca, Pavia, 1999.

7.3 Pensioni: Irmovaziorri normative e
strategie individuali

7.3.1 Riordino del sistema pensionistico
nel corso degli anni '90

Nel corso degli anni Novanta si sono
succeduti numerosi interventi di revisione
del sistema pensionistico pubblico, con
l'obiettivo primario di assicurare la sta
bilizzazione del rapporto tra la spesa e il
Pil. Sebbene il processo di riforma non
abb ia sempre seguito un percorso lineare,
e possibile individuare alcune linee guida
degli interventi di riordino: aumento
delleta di accesso al pensionamento di
vecchiaia in relazione a lla maggiore
sopravvivenza in eta anziana dovuta alla
diminuzione della mo rtal ita ; maggiore
collegamento tra l'importo della p re sta
zione e i contributi versati con conseguen
te riequilibrio dei rendimenti impliciti del
sistema pensionistico; armonizzazione del
la normativa tra i diversi fondi pensionisti
ci; eliminazione 0 attenuazione delle misu
re automatiche di adeguamento dell'impor-
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to delle prestazioni all a dinamica dell'eco
nornia; generale tendenza alla riduzione del
rapporto tra la pensione e l'ultimo reddito
da lavoro percepito; limitazione della pos
sibilita di cumulo della pensione con i red
diti da lavoro; maggiore fl es sib il ita
nell'uscita dal mercato del lavoro attraver
so la scelta dell' eta pensionabile.

I principali provvedimenti adottati
possono essere sinteticamente raggruppa
ti in tre periodi di interventi legislativi
avviati rispettivamente tra il 1992 e il
1994 (riforma Amato), tra il 1995 e il 1997
(riforma Din i) e tra il 1997 e il 1998
(riforma Pr o d i ).

Dopo la riforma Amato, l'assetto del
sistema pensionistico non risultava radi
calrne nte modificato rispetto alla norma
tiva precedente. Nonostante le misure
adottate facessero prevedere risparmi di
spesa nel medio e lungo periodo, non erano
stati risolti i problemi strutturali legati
all'istituto del pensionamento anticipato
di a n z ia n ita e al sistema di calcolo retri
butivo. Lo stesso obiettivo della stabiliz
zazione del rapporto tra spesa pensioni
stica e Pil non era garantito nel lungo
periodo, a causa del mantenimento delle
pensioni di ariz ian ita e delle nuove regole
di rivalutazione dei redditi per il calcolo
della retribuzione pensionabile. In alcuni
casi, infatti, Ie nuove disposizioni deter
minavano prestazioni pensionistiche
superiori a quelle previste in assenza della
riforma.

11 riordinodel sistema previdenziale
pubblico e stato proseguito con la legge n.
335/95, attraverso un metodo di calcolo
delle pensioni che simulava quello adottato
per i sistemi a capitalizzazione, anche se il
sistema di base restava gestito con il mec
canismo finanziario della ripartizione.
Tuttavia, i lavoratori con almeno 18 anni
di a nz ianita contributiva sono stati esen
tati dall'applicazione del nuovo metodo. Le
principali innovazioni introdotte dalla
riforma del 1995 sono intervenute sulleta
pensionabile, sulla formula di calcolo della
pensione e sull'armonizzazione dei regimi
delle diverse categorie; sono stati inoltre
previsti maggiori incentivi per la nascita

dei fondi pensione integrativi del sistema
di base.

Nonostante questi radicali mutamen
ti, gli interventi sulle pensioni di anzia
nita non hanno rallentato i flussi di usci
ta dal mercato del lavoro, in particolare
per i lavoratori autonomi e per i dipen
denti pubblici: questa e la principale
ragione dell'ulteriore intervento di rifor
rna effettuato tra il 1997 e il 1998. La
riforma Prodi del 1997 ha sospeso tempo
raneamente l'erogazione delle nuove pen
sioni di ariz ianita e ha previsto nuovi ter
mini (finestre) di uscita dal mercato del
lavoro in base alleta e al lanz.ian ita con
tributiva del lavoratore. Secondo le nuove
regole, nel corso del 1999 il pensionamento
di a nz ia n ita e consentito ai lavoratori
dipendenti con almeno 55 anni di eta (53
anni se dipendenti pubblici, operai 0 "pre
coci") e 35 di contribuzione, oppure 37
anni di contributi indipendentemente
da Ile t a. Per i lavoratori autonomi i requi
siti sono rispettivamente 57 anni di eta e
35 di contribuzione, oppure 40 anni di
a n z ia.n it a c:ontributiva. La riforma accele
ra i tempi per il raggiungimento dei nuovi
limiti di eta per l'accesso al pensionamen
to, con il requisito aggiuntivo di 35 anni
di a nz ianita. Viene inoltre previsto un
sistema di indicizzazione meno favorevole
per le pensioni di importo pili elevato. A
completamento delle misure previste dal
la riforma Prodi, la legge n. 448/98 stabi
lisce la soglia dei 40 anni di contribuzione
per il cumulo tra i redditi da lavoro e le
pensioni di a nz ia n ita.

La sovrapposizione dei regimi previ
denziali prodotti dalle riforme adottate
negli ultimi anni determina la coesistenza
di diverse regole per tutta la durata della
fase di transizione al nuovo regime contri
butivo, che si completed soltanto dopo il
2030. I soggetti con meno di tre anni di
a n z ia n ita contributiva al 1° gennaio 1999
sono il contingente al quale si applicano
integralmente le regole del nuovo sistema.
Gli individui con almeno 21 anni di contri
buzione continuano invece a usufruire del
le prestazioni calcolate con il metodo
retributivo precedente alle riforme degli
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anni Novanta, corretto dalle misure prev i
ste dalla riforma Amato per gli anni di
contribuzione successivi al 1992. Infine, ai
lavoratori con a n z ia n ita intermedia si
applicano pro rata Ie formule del sistema
retributivo e contributivo in proporzione
agli anni maturati in ciascuno dei due
sistemi.

All a segmentazione che riguarda gli
attuali pensionati, insieme molto eteroge
neo che riflette al suo interno gli squilibri
del vecchio sistema, si affianca quindi
una seconda divisione che riguarda i lavo
ratori, ai quali si applicano diverse regole
per l'accesso aIle prestazioni pensionisti
che: a parita di lavoro svolto nel corso del
la vita corrisponderanno trattamenti pen
sionistici diversi.

Di seguito, ci si sofferrnera in primo
luogo sulla situazione dei pensionati, con
particolare riferimento a quelli di ve c
chiaia e a nz ianita , che sono la maggio
ranza dei beneficiari del sistema p e ns io n i
stico e si presentano molto variegati
quanto a reddito da pensione percepito e
condizioni complessive di vita: quasi dieci
milioni di persone che vivono in quasi il
40% delle famiglie italiane. Si tratta, nel
la maggior parte dei casi, di famiglie nel
le quali la pensione costituisce la fonte
principale di reddito.

Gli effetti delle riforme sulle aspettati
ve, i comportamenti e le strategie indivi
duali dei lavoratori non ancora andati in
pensione saranno al centro della seconda
parte dell'analisi, relativa a ll a tr a n s i z io
ne al pensionamento nell'ultimo anno, alle
aspettative rispetto a lleta di p e ns i o na
mento e al ricorso a pensioni integrative
private. Nonostante il tempo limitato
intercorso dall'avvio delle riforme, comin
ciano g ia a essere visibili gli aggiusta
menti nelle aspettative e nei comporta
menti individuali: e elevato il numero di

cittadini che si aspetta di andare in pen
sione dopo i 65 anni, soprattutto tra le
persone con ridotta a n z ia n ita contributi
va, tra le donne e i giovani. E inoltre ere
sciuto negli anni Novanta il ricorso a ll e
pensioni integrative e aIle assicurazioni
del ramo vita. Tale ricorso presenta, p ero ,
una d isp arita di accesso: in generale,
accedono a queste forme previdenziali le
persone che vantano g ia una discreta
a n z ia.n ita contributiva, gli uomini, le per
sone dei ceti sociali pili elevati, prevalen
temente residenti nel Nord del paese.

7.3.2 Pensionati di vecchiaia e anxianita

Al 31 dicembre 1998 i pensionati di vee
chiaia e di a nz ia n ita erano 9,6 milioni 01
60% del totale dei pensiona ti)". II 24% e
rappresentato da pensionati di a n z ia
nita, prevalentemente uomini (79,3%),
residenti nelle regioni settentrionali, con
eta media inferiore a 60 anni e beneficiari
di una pensione erogata dal Fondo pensio
ni lavoratori dipendenti (Fpld) dell'Inps
(Tavola 7.10). II 73% dei pensionati di vee
chiaia e a nz ia n ita e beneficiario di una
sola prestazione che, nella maggior parte
dei casi, viene pagata dall'Inps (5,5 milio
n i): La quota dei pensionati di an z i a n ita
tra i beneficiari di una sola prestazione e
pari al 28%. Essa scende al 19% tra gli ex
dipendenti privati, mentre sale al 33% per
gli ex lavoratori autonomi e al 50% per gli
ex dipendenti pubblici (compresi gli ex
dipendenti delle Ferrovie dello stato e del
le Posre).

Poco pili della meta dei pensionati di
vecchiaia sono donne (51,7%). Invece,
l'incidenza degli uomini tra i pensionati
d i anz ia n ita e per tu tte Ie categorie su pe
riore a quella delle donne (Tavola 7.11) rna
le differenze sono meno accentuate fra gli

C'Le inforrnazioni utilizzate provengono dal Casellario centrale istituito presso l'Inps, che contiene i dati
arnrninistrativi sulle prestazioni pensionistiche erogate da quasi tutti gli enti previdenziali italiani, sia pub
blici sia privati, dei regirni di base e di quelli cornplernentari. Ai fi ni dell'analisi, le pensioni di vecchiaia so
no state definite come trattamenti pensionistici corrisposti agli ex lavoratori che nel 1999 hanno raggiunto 0

superato I'era pensionabile stabilita dalla legge nella gestione di riferirnento, mentre Ie pensioni di a nz ia n ita
sono quell e erogate a soggetti con eta inferiore a quella pensionabile.
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Tavoia 7.10 - Pensionati di vecchiaia e anztanita e importo medio annuo delle pensioni per tipologia.
Anno 1998

IMPORTO DELLE PENSIONI
TIPOLOGIA PENSIONATI (rnigliaia di lire)

Vecchiaia An z i a n i t a Totale Vecchiaia An z i a n i t a Totale

Beneficiari di una pensione 5.023.428 1. 999 765 7.023.193 18.202 27.933 20973

Inps 4.257.792 1.241.074 5.498.866 14.922 25.689 17.352
Inps - Fpld 3.134.584 649.047 3.783.631 15.967 30.274 18.422
Inps Cdcm 436.991 218.264 655.255 9.432 16.140 11.666
Inps artigiani 281.701 206.744 488.445 11. 399 18.199 1'1.278
Inps commercianti 321.262 83.159 404.421 10.486 17.632 11.956
Inps - altre gestioni 83.254 83.860 167.114 33.394 41.514 37.469

Inpdap + Ipost + Fs 650.887 659.325 1.310.212 35.133 27.881 31.484

Altri regimi 114.749 99.366 214.115 43.893 56.289 49.646

Beneficiari di due 0 pill pensioni 2.332.050 278.732 2.610.782 29.130 36.410 29.907
Torale 7.355.478 2.278.497 9.633.975 21.667 28.970 23.394

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Inps

Tavoia 7.11 - Pensionati di anztanita suI totale dei pensionati di vecchiaia e anztanlta per numero di
pensioni percepite, provenienza lavorativa, sesso e ripartizione geografica. Anno 1998
(valori percerituali)

UNA PENSIONE DUE 0 PIU Totale
SESSO

Ex dipendenti Ex dipendenti Ex lavoratori Altri regimi Totale PENSIONI
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

privati pubblici autonorni

SESSO
Maschi 27,3 51,8 49,5 48,2 37,4 20,4 33.7
Femmine 5,5 48,2 10,4 36,5 15,2 3,0 11,0
Totale 18,6 50,3 32,8 46,4 28,5 10,7 23,7

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (a)
Nord 21,6 58,8 38,4 47,8 31,7 10,5 25,6
Centro 16,9 45,3 33,4 45.6 28,7 12.4 24,0
Mezzogiorno 15,6 41,5 17,1 45,2 22,8 9,6 19,5
Italia 19,5 50,4 33,0 46,7 29,1 10,7 24,0

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Inps
(a) Sono esclusi i pensionali residenti all'estero e i casi non ripartibili.

ex dipendenti pubblici. Cia riflette la
diversa composizione per sesso della popo
lazione occupata nei vari comparti del
mercato del lavoro e la sua evoluzione nel
tempo. La quota dei beneficiari di presta
zioni di anz ianita e pili elevata nel Centro
nord. In generale, i dipendenti privati,

soprattutto quelli residenti nelle regioni
meridionali, mostrano una minore pro
pensione ad abbandonare anticipatamen
te il lavoro; 10 stesso vale per coloro che
percepiscono pili prestazioni.

Al 31 dicembre 1998 i redditi da pen
sione per prestazioni di vecchiaia e anzia-
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Fo n.te: Elabaraziani Istat su dati Inps
(a) Sana esclusi i pensionati residenti all'estero e i casi non ripartibiJi.

nita ammontavano a 225 mila miliardi di
lire (pari all'll % del PiD. Di questi, 66
mila miliardi erano destinati a pensioni
di anz ia n ita. I pensionati residenti nelle
regioni centrali e gli uomini ricevono
importi medi annui pili elevati, sia per le
prestazioni di vecchiaia sia perquelle di
a nz ianita (Tavola 7.12). Nel caso dei pen
sionati di vecchiaia, cia trova spiegazione
nelle diverse carriere lavorative; gli uorni
ni sono maggiormente presenti nei livelli
professionali pili alti ai quali, ovviamen
te, corrispondono retribuzioni che danno
luogo a pensioni di maggiore importo.
L'importo medio annuo percepito dai pen
sionati di a n z ian ita , pari a circa 29
milioni di lire, e superiore del 34% al valo
re relativo ai pensionati di vecchiaia. Nel
caso dei soggetti assicurati presso il Fpld
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dell'Inps, l'importo medio percepito dai
titolari di prestazioni di a n z ia.n it a (30,3
milioni) e pari a circa il doppio di quello
destinato a i pensionati di ve cchia ia. Una
differenza nella stessa direzione si rileva
per gli ex lavoratori autonomi, che
mostrano, tra l'altro, i redditi da pensio
ne pili bassi in assoluto . Tra gli ex dipen
denti pubblici gli importi medi pili alti
spettano ai pensionati di vecchiaia, con
35 milioni annui rispetto ai 28 milioni per
quelli di a n z ia n it a , La differenza tra gli
importi medi annui percepiti dai pe n s io
nati di ariz ianita e di vecchiaia e pili ele
vata tra le donne: in particolare, per gli ex
dipendenti privati l'importo medio perce
pito dalle pensionate di a nz i an ita e pari a
pili del doppio di quello destinato al le pen
sionate di vecchiaia.



7. SPESA SOCIALE, TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E PENSIONI

Tavola 7.13 - Indicatori della situazione dei pensionati di vecchiaia e anzlanlta per tipo di pen
sione e decile di reddito da pensione. Anno 1998

Importo Maschi Nord (a) Centro (a) Mezzogiorno (a) Numero medio Eta media Percentuale
medio annuo (%) (%) (%) (%) di pensioni (anni) sui totale dei

DECILE
(migliaia pensionati di

di lire) vecchiaia e
a n z i an ita del

decile (%)

PENSIONATI or VECCHIAIA
1 6365 38,4 42.5 13,2 22,3 1,0 69 96,0
2 9.193 24,6 54,7 18,9 24,4 1,0 68 92,0
3 11.072 37,1 51,2 18,9 28,1 1,2 71 89,3
4 14.366 47,3 54,8 19,0 25,5 1,4 71 76,9
5 18.424 50,3 58,7 17,5 22,9 1,4 72 73,8
6 21.928 50,4 65,6 17,2 16,6 1,5 72 72,8
7 25.729 59,9 66,3 16,3 16,3 1.5 72 64,8
8 30.357 61,9 60,8 18,7 19,1 1,6 73 65.8
9 36.843 64,2 53,5 21,1 21,6 1.7 73 65,7
10 59477 68,8 45,8 25,7 23,4 1.8 72 66,6
TotaIe 21.667 48,3 54,9 18,5 22,3 1,4 71 76,3

PENSIONATI or ANZIANITA
1 7.118 60,7 50,2 15,8 23,1 1,0 58 4,0
2 9.272 67,8 50,1 21,6 27,3 1,0 58 8,0
3 11.476 75,2 68,1 16,7 14,7 1,0 58 10,7
4 14.561 68,3 66,0 17,8 14,6 1,1 57 23,1
5 18.335 66,1 58,4 17,8 21,2 1,1 57 26,2
6 22.089 72,7 68,3 17,0 12,4 1,1 57 27,2
7 25.780 82,7 65,0 16,8 16,3 1,1 57 35,2
8 30.337 86,0 61,3 18,6 17,5 1,2 57 34,2
9 36.822 85,4 55,6 19,0 20,2 1,2 57 34,3
10 59.315 92,1 57,5 21,3 18,8 1,2 58 33,4
Totale 28.970 79,3 61,0 18,9 17,5 1,1 57 23,7

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Inps
(a) II complemento a 100 della somma dei valori percentuali di Nord, Centro e Mezzogiorno e costituito dai pensionati re s i-

denti all'estero e dai casi non ripartibili.

Nel complesso, i pensionati di anzia
nita, se si escludono gli ex dipendenti pub
blici, percepiscono, dunque, importi medi
pili elevati di quelli attribuiti ai titolari
di prestazioni di vecchiaia, con una diffe
renza che nel Mezzogiorno sfiora in media
9 m il io n i di lire. Cia e particolarmente
evidente per gli ex dipendenti privati resi
denti nelle regioni centrali e meridionali,
per i quali gli importi medi delle pensioni
di a nz ia nit a sono pari a circa il doppio
dei corrispondenti importi medi delle pre
stazioni di vecchiaia. Al contrario, per gli
ex dipendenti pubblici, 10 svantaggio eco
nomico del pensionamento di ariz ianita

risulta evidente soprattutto nelle regioni
settentrionali.

II maggiore importo delle pensioni di
an zia.nit a rispetto a quelle di vecchiaia e
dovuto soprattutto a ll e carriere pili rego
lari e pili lunghe dei soggetti che hanno
acquisito il diritto di accedere a ll a pen
sione di a n z i a n i ta ,

L'analisi della distribuzione dei pen
sionati in base ai redditi da pensione con
sente alcune considerazioni agg iu ntive"
(Tavola 7.13). I decili della distribuzione
sono stati calcolati su l complesso dei pen
sionati di vecchiaia e a nz ia n ita. I pensio
nati di vecchiaia mostrano una distanza

7 L'analisi e stata effettuata utilizzanda u n campione casuale di 100 mila un ita , estratta dall'archivia sta
tistica dei pensianati castruita a partire dal Casellaria centrale.
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L'indagine panel europeo sulle famiglie
permette di analizzare le condizioni di
vita dei pensionati e il contesto familiare
e sociale in cui vivono, facendo riferimento
anche alle loro valutazioni soggettive.
Data L'Imp o s s ib il ita di distinguere tutte
le categorie di pensionati, e stato necessa
rio includere tra i percettori di tratta
menti di vecchiaia e di a nz ia n ita anche i
pensionati sociali, che da fonti ammini
strative risultano avere un'incidenza pari
a circa i I 7% del totale co ns id.erato ",

Le famiglie in cui e presente almeno un
pensionato di vecchiaia e ariz ian ita sono
circa otto milioni 200 mila, poco meno del
40% delle famiglie italiane: il 54% risiede
al Nord, il 22% al Centro e il rimanente 24%
nel Me zz.og iorno . Esse sono costituite da
single nel 27% dei casi, da due componenti
(prevalentemente coniu gi) nel 37%, da tre 0

p iu componenti ugualmente nel 37%.
II ruolo economico svo1to dalla pensione

nell' ambito del contesto familiare pUG esse
re valutato in relazione all'insieme dei red
diti monetari percepiti dalla famiglia.
Quasi la meta dei nuclei con pensionati, e
dunque poco meno di un quinto delle fami
glie italiane, vivono di sola pensione. Tale
risultato e in parte condizionato dalla reti
cenza a dichiarare i redditi da capitale,
peraltro di importo spesso limitato
(soprattutto interessi su conti correnti e
simil i): La presenza esclusiva di reddito da
pensione e pili diffusa nel Mezzogiorno,
mentre nel Nord e maggiore la combinazio
ne tra pensione e redditi di fonte diversa. La
pensione si trova associata a redditi da
lavoro nel 19% delle famiglie. Tra i pensio
nati che vivono soli, il 45% vive con un unico
reddito da pensione; circa un quinto affian
ca alla pensione altre tipologie di reddito,
mentre il 32% vive con almeno due pensioni
di tipo diverso. Nelle famiglie di due com
ponenti si riscontra soprattutto la presen
za di pili pensioni, percepite in genere da
soggetti diversi.

7.3.3 Condizioni di vita dei pensionati

ISTAT-INPS, I t ratt a men t i

1998. Roma,

maggiore tra i decili estremi: I'importo
medio percepito dal decile pili povero e
pari a 6,4 milioni di lire, circa un deci
mo di quello del decile pili ricco, pari a
59,5 milioni di lire. Inoltre, essi sono
maggiormente rappresentati nei tre
decili pili bassi della distribuzione, nei
quali mostrano un'incidenza suI totale
decisamente superiore alla media. Al
contrario, Ie quote dei titolari di presta
zioni di anziani ta ass umono valori cre
scenti, divenendo superiori alla quota
media a partire dal quinto decile, cui
corrisponde un importo medio annuo d i
18,3 milioni di lire. I pensionati di
a n z i a n it a sono maggiormente concentra
ti nell'area settentrionale del paese, pre
sentano urieta media di 57-58 anni e
beneficiano quasi sempre di una sola
pensione (l, 1 per il to ta Ie ). contraria
mente a quanto rilevato per i pensionati
d i vecchiaia, per iquali sono molto pill
frequenti i casi d i cumulo d i pili presta
z i o n i .

In generale, la presenza di un ulteriore
trattamento pensionistico, in aggiunta
alia pensione di vecchiaia 0 anz ia n ita ,
protegge l'individuo dal rischio di collo
carsi nel 20% pili basso della distribuzione
dei redditi da pensione. Per entrambe le
categorie, passando dal decile pili basso a
quello pili alto, il numero medio di pensio
ni percepite sale e aumenta l'incidenza dei
pensionati mas chi suI t o ta le .

Per saperne di pili

.~ L'anno di rilevazione dei dati e il 1996, ma le informazioni relative ai redeliti si riferiscono all'anno pre
cedente all'intervista, al fine eli rilevare j'intero ammontare annuo p erce p ito .
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Figura 7.4 - Famiglie con pensionati di vecchiaia e anztanita per incidenza della pensione
suI reddito familiare. Anno 1996 (comp osizio ne p ercentu a le)

PERCENTUAlE
DEL REDDITO
FAMILJARE

EI Oltre il 50%

o 25-500/ 0

II Fino al 25%

Fonte: Istat, Indagine panel europeo s ulle famiglie (dati provvisori)

Fra gli 8,2 milioni di famiglie con pen
sionati di vecchiaia e a n z ia n ita , il 75%
presenta un'incidenza della pensione sui
reddito familiare superiore al 50% (Figu
ra 7.4). All'interno di queste famiglie si
trovano circa 2,2 milioni di persone con
pili di 15 anni senza fonti di reddito; tu t

tavia, data la diversa dimensione fami
liare, tale valore determina un'incidenza
di adulti privi di reddito sui totale dei
componenti che risulta comunque infe r io
re a quella rilevata nell'intera colletti
vita. Nel Mezzogiorno il reddito da pen
sione svolge una funzione di sostegno
maggiore rispetto a quanto accade nel
resto del paese. Per tutte le tipologie
familiari, i nfa tti , si osserva un'incidenza
media sui reddito familiare superiore al
valore nazionale.

Ana lizzando la distribuzione delle
famiglie per quintili di reddito familiare
equivalente calcolati sull'intera colletti
vi t a9

, si nota che nel complesso soltanto il
16% delle famiglie can pensionati si trova
nel primo quintile, rispetto al 23% delle
famiglie in cui non vivo no pensionati. Tut
tavia, dietro questo valore medio, che
mostra una migliore posizione economica
delle famiglie con pensionati, si celano
situazioni molto differenziate. Se si consi
derano le famiglie con u n solo reddito da
pensione, risulta che circa il 38% si colloca
nel primo quintile; all'opposto, le famiglie
con pensioni e redditi di fonti diverse si
trovano prevalentemente nella fascia alta
della distribu zione (circa il 37% a p partie
ne al quintile pili alto). In posizione inter
media si collocano i nuclei in cui insieme

9 Si considera il reddito familiare equivalente, che permette di rendere comparabili famiglie di diverse d i
mensioni e composizione. A questo fine, e stata adottata la scala prevista nel provvedimento istitutivo de llin
dicatore della situazione economica (I se , d.lgs. n , 109/98).
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alla pensione si percepiscono soltanto red
diti da lavoro, seguite da quelli che asso
ciano pensioni e redditi non da lavoro e da
quelli con pili pensioni.

Nelle famiglie in cui i redditi provengo
no esclusivamente da una 0 pili pensioni,
circa il 40% dei rispondenti percepisce la
propria situazione economic a come peg
giorata rispetto all'anno precedente
(Tavola 7.14). Nel complesso, anche se non
emergono grandi differenze con l'insieme
di tutte le famiglie italiane per il giudizio
sulla situazione economica, quelle con pen
sionati percepiscono pochi miglioramenti
rispetto all'anno precedente: soltanto il
60/0 ritiene migliorate Ie proprie condizio
ni, rispetto al 12% delle famiglie senza
pensionati.

Per valutare le complessive condizioni
di vita dei pensionati di vecchiaia e
a n z ia.n ita e importante esaminare anche
altri aspetti della loro vita. In generale, il
sistema di relazioni sociali dei pensionati
e ridotto rispetto al resto della popolazio
ne, data leta elevata (Tavola 7.15): esso
risulta pili sviluppato nel Centro-nord e
tra gli uomini.

Una quota non esigua di pensionati
(intorno al 7-9%) comunica raramente con

vicini di casa e con amici 0 parenti non
conviventi. Tra questi, poco meno della
meta non ha avuto contatti, neanche
telefonici, con persone al di fuori della
propria famiglia nella settimana prece
dente l'intervista: circa 400 mila pensio
nati vivono quindi in una condizione di
forte isolamento sociale.

La minore so c ia li ta si acuisce con
l'invecchiamento, mentre i pensionati pili
giovani (con eta inferiore a 65 anni) pre
sentano valori in linea con quanta osserva
to per l'intera collettivita. Le diverse con
dizioni economiche hanno effetto soprat
tu tto suI grado di partecipazione ad asso
ciazioni e circoli: soltanto il 9% dei pen
sionati che vivono nelle famiglie collocate
nelle classi di reddito pili basse (primi
due quintili di reddito) prende parte ad
att ivita associative, mentre nelle classi
successive la percentuale sale al 16%.

Data l'eta elevata che caratterizza
l'insieme dei pensionati, si rilevano peg
giori condizioni di salute rispetto al resto
della popolazione: il 28,5% si dichiara in
cattive condizioni di salute e il 33% ha
malattie croniche, con valori ehe miglio
rano per i pensionati pili giovani e per
quelli che vivono nelle regioni settentriona-

Tavola 7.14 - Famiglie con pensionati di vecchiaia e anziantta per percezione della propria sltua
zione economica e tipo di reddito familiare. Anno 1996 (composizioni percentuali)

PERCEZIONE DEL CAMBIAMENTO DELLA
PROPRIA SITUAZIONE ECONOMICA
RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTETIPO DI REDDITO

FAMILIARE

PERCEZIONE DELLA PROPRIA
SITUAZIONE ECONOMICA

Moho difficile/ Con qualche facile/
Difficile difficolta Molto facile

Pcggtorata Stessa
situazione

Migliorata

Numero

(100%)

Unico reddito da pensione 24,7 62,6 12,7 40,5 56,0 - (a) 1.730.645
Pru di un reddito da pensione 21,3 66,8 11,9 38,1 58,7 3,2 2.137,048
Pensione can redditi da lavoro 10,8 75,0 14,2 33,3 57,3 9,4 1.520.667
Pensione can redditi diversi da lavoro 14,1 61,2 24,7 32,8 61,4 - (a) 804,198
Pensione can altri redditi misti 9,8 67,8 22,4 31,3 60,2 8,6 1.959.037
Totale famiglie con pensionati 16,6 67,1 16,3 35,6 58,5 6,0 8.151.595

Totale famiglie senza pensionati 19,0 64,3 16,7 32,0 55,9 12,1 13.142.851

TOTALE FAMIGLIE 18,1 65,4 16,5 33,4 56,9 9,7 21.294.446

Fonte: Istat, Indagine panel europeo sulle famiglie (dati provvisori)
(a) Insufficiente nurrierosita ca mp ionaria.
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Tavola 7.15 - Pensionati di vecchiaia e anzlanfta per livello di soctaltta, condizioni di salute, condizioni di vita e caratteri-
stiche socio-economiche. Anno 1996 (per 100 pensionati di vecchiaia e anzianitd con Ie stesse caratteristicbe)

COMUNICAZIONE FHEQUENTAZIONE DI CONDIZIONI DI SALUTE CONDIZIONI DI VITA
CON VICINI AMICI E PAIlENTI Basso livello eli soddisfazione per:

Partecipazfone
CARATTERISTICHE ad associazioni Quasi mai Piu volte a Quasi mal Pill volte a Cattiva/Pessima Presenza di Ricoveri in Situazione Situazione Tempo

settimana settimana malattie struttura sanitaria finanziaria abitativa libero
croniche nei 12 mesi

precedenti
l'intervista

CLASSE DI ETA.

Meno eli 65 anni 18,1 6,4 87,8 6,3 82,0 16,4 22,5 9,8 21,5 7,6 9,2

65-74 anni 12,0 5,7 88,6 8,1 77,6 30,0 32,5 16,8 25,6 9,1 9,0

75 anni e pili 9,0 11,2 82,1 13,2 70,9 41,4 47,4 21,7 31,6 13,9 12,9

SESSO

Maschi 18,7 7,6 85,4 8,3 77,9 26,2 31,9 16,9 23,4 8,7 7,2

Femmine 7,1 7,0 88,1 9,3 76,7 31,1 34,3 14,5 28,5 11,1 13,4
---J

VJ
'"d

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
tTl
C/l

:>-
Narc! 14,8 6,9 86,4 8,5 77,6 24,3 30,4 15,9 20,4 6,7 9,0 sr:

0
Centro 12,1 5,8 90,7 6,7 78,3 30,2 37,0 16,1 27,0 9,4 9,1

()

>
Mezzogiorno 75,6 36,8 35,6 14,9 37,6

e-
10,7 9,8 83,2 11,5 18,0 13,8 J'l

.....,
::0

TIPO DI REDDITO INDIVIDUALE :>-
C/l
~

Unico reelelito da pensione 11,4 7,1 86,9 9,6 76,0 28,3 30,2 14,9 28,1 10,9 9,7 tTl

::::
Pili eli un reelelito e1a pensione 7,4 10,6 84,5 10,8 74,8 45,2 50,5 19,8 32,1 11,8 13,4 ~

tTl

Pensione can altro tipo eli reelelito 20,7 6,3 86,9 6,0 81,8 20,8 31,4 15,9 17,1 6,7 9,5 Z
::J
:>-

LIVELLO DI REDDITO FAMILIARE r-
r--
tTl

Inferiore a uguale al 2° quintile 9,0 7,9 86,5 10,7 75,3 36,7 35,1 15,5 41,6 15,5 10,8 ~

:>-
Superiore al 2° quintile 15,8 7,0 86,7 7,7 78,5 23,5 31,8 15,9 16,3 6,5 9,7 ~

o
c:

Totale pensionati 13,3 7,3 86,6 8,8 77,3 28,5 33,0 15,7 25,8 9,8 10,1
tTl

tTl

Totale non pensionati 19,3 10,8 79,4 5,0 83,6 7,6 9,9 7,2 32,1 10,2 18,6 '"d
tTl

16,8
Z

TOTALE FAMIGLIE 18,0 10,1 81,0 5,9 82,3 12,1 14,9 9,0 31,1 10,2 C/l
VJ -
----J 0
<o Fonte: Ista t , Indagine panel europeo sulk famiglie (dati p rovv i so ri ) 2::
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Ii. Sono i pensionati delle famiglie con p iu

bassi livelli di reddito a mostrare un peg
giore stato di salute: il 37% dei pensiona
ti appartenenti ai primi due quintili di
reddito familiare si dichiara in cattive
condizioni, rispetto al 24% dei pensionati
appartenenti a nuclei con reddito superio
reo

I pensionati esprimono maggiore sod
disfazione per alcuni as petti della vita
quotidiana rispetto al resto della p o p o la
zione. Per quanto riguarda il tempo libe
ro, soltanto il 10% si dichiara poco soddi
sfatto, rispetto al 19% del resto della
popolazione. Un grado di appagamento
pili elevato si rileva anche in relazione alla
situazione finanziaria, mentre non e me r
gono apprezzabili differenze riguardo
alla condizione abitativa. L'insoddisfazio
ne per gli as petti considerati e pili forte
presso Ie persone in eta avanzata, per le
donne, nelle regioni meridionali e per i
pensionati appartenenti alle famiglie che
si trovano nelle fasce di reddito pili basse.

7.3.4 Transizione al pensionamento: carat
teristiche dei neo-pensionati e aspet
tative degli occupati

II quadro fin qui tracciato in termini
di prestazioni percepite e di condizioni di
vita dei pensionati e, ormai da alcuni
anni, al centro di profonde trasformazio
ni. Alcuni effetti delle riforme recenti in

campo previdenziale possono essere esa
minati prendendo in considerazione sia i
comportamenti e Ie strategie individuali
di transizione al pensionamento, sia il
ricorso a forme di previdenza integrativa
p r i v a t a".

L'analisi della distribuzione per eta e
sesso di chi e andato in pensione tra a pri
Ie 1998 e giugno 1999 mostra la presenza
di una serie di "picchi" in corrispondenza
di alcune eta (Figura 7.5). In particolare,
la distribuzione mostra per le donne una
concentrazione delle uscite in corrispon
denza delle eta 52, 55 e in misura pili
accentuata 60 anni, che corrisponde a
quella prevista per il pensionamento di
vecchiaia nella maggioranza dei fondi di
gestione. Per gli uomini la distribuzione
risulta pili regolare, con addensamenti in
corrispondenza delle eta 52, 55, 60 e 65
anni. Cia conferma che per le donne la
transizione al pensionamento e essenzial
mente diretta a prestazioni di vecchiaia,
per gli uomini pili frequentemente a quelle
di a n z ia n it a . A p ar it a di condizioni, il
raggiungimento di una situazione di st a
b il i ta lavorativa richiede mediamente
tempi pili lunghi per le donne. In mancan
za dei requisiti minimi per l'acquisizione
del diritto a una prestazione previdenzia
Ie, vi e una tendenza generalizzata da par
te delle lavoratrici a ritardare il momenta
del pensionamento rispetto ai colleghi
maschi.

Attraverso un modello di regressione
logistica, e possibile analizzare l'evento
della transizione al pensionamento con
riferimento sia alle caratteristiche socio
demografiche, sia alla diversa posizione
sul mercato del lavoro. La Figura 7.6
riporta i risultati della stima del modello
applicato separatamente per i due sessi.

Tra Ie donne che lavorano, chi appar
tiene a una famiglia con pili di due com-

io I fattori che influenzano i comportamenti di passaggio dal mercato del lavoro allo stato di p ens io n a
mento sono analizzati con riferimento ai soggetti pensionati tra aprile 1998 e giugno 1999, sulla base di que
siti specifici rilevati dall'indagine sulle forze di lavoro del secondo trimestre del 1999. L'analisi delle a s petta
tive degli occupati rispetto a lle ta prevista per il pensionamento e condotta sulla base dell'indagine multi
scopo "Aspetti della vita quotidiana" del 1999.
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Figura 7.5 - Persone andate in pensione tra aprile 1998 e giugno 1999 per eta al pensiona
mento e sesso (composizioni percentu ali),
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Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze eli lavoro

ponenti presenta una p ro b ab il ita pili bas
sa di transizione al pensionamento rispet
to a quanto avviene nelle famiglie meno
numerose. Per gli uomini, invece, la proba
b il ita aumenta passando dalle persone
che vivono da sole a quelle che vivono in
famiglie composte da due 0 tre individui,
con una flessione per i nuclei pili numero
si. La residenza nelle regioni del Centro
sud influisce negativamente sulla probabi
lita di pensionamento, confermando che la
pressione sulla spesa pensionistica provie
ne dalle regioni del Settentrione, caratte
rizzate da pili alti livelli di occupazione.
Li , infatti, si trova una quota maggiore di
individui che hanno maturato lanz ia n ita
contributiva necessaria per il pensiona
mento rispetto al Centro e soprattutto al
Mezzogiorno.

Le persone con un'istruzione pili eleva
ta entrano nel mercato del lavoro a u n 'eta

pili avanzata; cia condiziona anche la
q u a n t it.a di tempo necessaria per matu
rare i requisiti per ottenere una pensione.
Inoltre, le persone che hanno investito pili
anni in formazione sono portate ad
abbandonare pili tardi il lavoro, avverti
to come ambito di applicazione dei pro
pri studi e di realizzazione personale. Gli
effetti del livello di istruzione sulla pro
b ab il ita di andare in pensione sono diver
si per la popolazione maschile e per quel
la femminile. Per gli uomini, un titolo di
studio superiore alla licenza elementare
influisce negativamente sulla propensio
ne al pensionamento, con unInte ns ita cre
scente all'aumentare del livello di istru
zione. Per le donne, invece, un significati
vo effetto negativo si riscontra solamente
per col oro che possiedono la laurea. A
p a rita di condizioni, soltanto le donne
che hanno investito molto negli studi
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Figura 7.6 - Risultati di modelli di regressione logistica applicati alIa probabtlfta di
passare dalla vita attiva al pensionamento secondo alcune caratteristiche
individuali per sesso. Aprile 1998-giugno 1999 (odds ratios)
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Odds ratios (a)
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Lavoratori dipendenti (base)

Lavoratori indipendenti
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Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale su lle forze d i lavoro
(a) Gli odds sono espressi dal rapporto tra la proba b il ita di pensionarsi e la p rob ab il ita di non pensionarsi. Gli odds

ratios sono rapporti tra gli odds relativi ad una m o d a l i ta e gli odds relativi alia m o d a l i ta eli riferimento, p o st a
uguale a 1. Le barre in grigio indicano che io d d.s ratio non e statisticamente significativo (p>O,05); le barre in b ia n
co sono le modal ita di riferimento e valgono 1.
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risulterebbero motivate a rimanere occu
pate il pili a lungo possibile, mentre la
diversa configurazione del mercato del
lavoro maschile fa S1 che esistano con di
zioni di lavoro pili motivanti anche per
chi ha titoli di studio pili bassi della
l a u r e a .

La condizione di "lavoratore indipen
dente" influisce negativamente sulla pro
b ab il ita di uscita dal mercato del lavoro
per entrambi i sessi: la normativa a ttua l
mente in vigore prevede, infatti, ai fini
dell'acquisizione del diritto a percepire
una prestazione di vecchiaia a a.nz ia n ita ,
u.rre ta maggiore per i lavoratori indipen
denti rispetto a q uella fissa ta per i lav o
ratori a ll e dipendenze.

Se questa e il quadro della transiz ro ne
al pensionamento che e possibile delineare
relativamente alle persone che sana anda
te in pensione di recente, per una prima
valutazione delle prospettive future e
importante conoscere a che eta pensino di
andare in pensione gli attuali occupati,
quanta Ie recenti riforme abbiano inciso
sulle aspettative dei lavoratori e delle
lavoratrici del nostro paese e quali attese
ci siano rispetto al reddito percepito una
volta andati in pensione.

Circa un decimo dei lavoratori, specie
fra i giovani, non e ancora in grado di
indicare quale sia la sua a n z i a n ita co n tr i
butiva attuale e ha d iffi co lt a a fo r mu la re
previsioni su lleta di pensionamento. Cio e
dovuto in parte alla scarsa attenzione
prestata agli as petti previdenziali nella
fase iniziale della carriera lavorativa e in
parte all'incertezza sulla posizione contri
butiva, tipica di chi sperimenta frequenti
cambiamenti del proprio status occupa
zionale.

Le altre risposte otten ute fanno pensa
re che gli eHetti di disincentivo al pensio
namento anticipato siano g ia stati in
buona misura recepiti nelle aspettative
dei lavoratori. In particolare, gli occupati
che avevano meno di 18 anni di ariz ianita
contributiva nel 1995 mostrano una pro
pensione ad anticipare il pensionamento
significativamente inferiore rispetto agli
altri (Figura 7.7).

La percentuale di occupati che pensano
di andare in pensione prima dei 60 anni
cresce progressivamente all'aumentare
de llanz ian ita contributiva, rispecchiando
la g ra du a lita della transizione dal vec
chio al nuovo regime pensionistico. Il
43,4% degli uomini e il 50,4% delle donne
che avevano nel 1995 unanz.ianita contri
butiva compresa fra i 18 e i 29 anni preve
de di andare in pensione prima dei 60 anni
di eta, rispetto al 18,3% di occupati e al
25,8% di occupate can meno di nove anni di
contributi. Can riferimento al le ta , la per
centuale di chi pensa di andare in pensio
ne prima dei 60 anni e massima tra le per
sane can eta compresa fra i 45 e i 54 anni
(Tavola 7.16).

Al contrario, la propensione a ritirarsi
dal lavoro dopa il compimento del sessan
tacinquesimo anna di eta risulta massi
ma per gli occupati di eta compresa tra i
25 e i 34 anni e le occupate fra i 15 e i 24
anni. Tale relazione dipende in parte dagli
incentivi a posticipare il pensionamento
introdotti dalle riforme e in parte dal fat
to che i lavoratori pili giovani sana carat
terizzati da ingressi tardivi nel mondo del
lavoro e da pili frequenti interruzioni
d e llattivita. E anche interessante osserva
re che pili della meta delle lavoratrici che
hanna iniziato a lavorare dopa il 1995 ha
espresso l'intenzione di ritirarsi dopa il
sessantatreesimo anna di eta, rivelando
un cambiamento nel rapporto delle nuove
generazioni femminili can il mercato del
lavoro. La maggioranza delle occupate
delle generazioni precedenti desidera,
invece, ritirarsi dal lavoro prima dei 63
anni.

Can riferimento al tipo di occupazione,
si pu o osservare che imprenditori, liberi
professionisti e lavoratori autonomi
manifestano I'intenzione di pensionarsi
oltre il sessantacinquesimo anna di eta
can frequenza maggiore rispetto ai dipen
denti che non ricoprono posizioni dirigen
ziali.

II 60,5% degli occupati si aspetta un
reddito pili basso dopa il pensionamen
to, il 24,2% un reddito eguale e il 6,5%
pensa di migliorare la propria posizione
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Figura 7.7 - Occupati secondo I'eta prevlsta per il pensionamento per sesso e anztanlta con
tributiva al 31 dicembre 1995. Anno 1999 (per 100 occupati con la stessa anzia
nita co ntribu.tioa al 31 dicembre 1995)
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Tavola 7.16 - Occupati per sesso, eta prevista per il pensionamento, eta attuale, reddito atteso dopo il pensionamento, an
zfanfta contributiva a131 dicembre 1995 e posizione nella professione. Anno 1999 (co mp osizio n i p ercentu ali)
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01 residuo 8,8% e rappresentato dalle
mancate r i s p o st e ). Le aspettative di red
dito degli individui possono includere
entrate aggiuntive Credditi da lavoro
cumulabili, pensioni integrative, r e n d i
menti finanziari derivanti dall'investi
mento del Tfr e/o dei ricavi della cessio
ne de l la tr iv it a da parte dei lavoratori
au ton omi): e pertanto possibile che a Icu
ni occupati si attendano un reddito dopo
il pensionamento eguale 0 superiore a
quello guadagnato nell'ultimo anna lavo
rativo. Circa il 31% si asp etta una r i du
zione inferiore a un quarto del reddito,
mentre 1'8% teme una diminuzione della
meta 0 pili. E interessante notare che non
si registrano particolari differenze fra l e
eta previste di pensionamento di chi si
attende redditi eguali 0 pili alti dopo il
ritiro dal lavoro rispetto a chi si a s p e t

ta una diminuzione del reddito inferiore
al 25%. L'intenzione di ritardare il pen
sionamento risulta molto frequente,
invece, tra colora che si aspettano dra
stiche diminuzioni del tenore di vita
dopo il ritiro dal lavoro, in particolare
per chi prevede una riduzione di reddito
superiore al 50%.

L'analisi delle p r o b a b i l it a di ritirarsi
dal lavoro prima dei 63 anni per gli
uomini 0 dei 57 per Ie donne mo stra che,
a p a r it a di altre condizioni, la n z i a n i t a
contributiva nel 1995 e le aspettative di
reddito sono le variabili pili importanti
nel determinare la propensione ad antici
pare il pensionamento. Questo risultato
p u o essere interpretato come un'indica
zione dell' efficacia delle riforme p e ns io
nistiche, che avrebbero indotto notevoli
cambiamenti nelle eta attese di p e n s i o
namento attraverso i nuovi requisiti per
le eta pensionabili minime e la riduzione
dei tassi di rendimento delle pensioni. II
titolo di studio, Ie risorse economiche
familiari, il numero dei componenti, la
posizione nella professione e il ramo di
a tt iv i t a economica non risultano signifi
cativi nella spiegare l'intenzione di pen
sionamento anticipato, che risulta meno
frequente nel Centro e nel Sud ed e
influenzata soltanto lievemente e in sen-
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so positivo dal posses so di una pensione
in tegra tiva.

7.3.5 Strategie individuali e familiari: Ie
pensions integrative e Ie assicuraxio
ni sulla vita

Le pensioni integrative private e Ie
assicurazioni sulla vita costituiscono for
me di impiego del risparmio specifica
mente orientate a ll a tutela dai rischi di
deterioramento delle proprie condizioni
economiche rie lleta anziana e di quelle dei
congiunti in caso di morte prematura.
Negli anni Novanta, la preferenza degli
individui per questo tipo di risparmio
assicurativo e aumentata, soprattutto in
relazione agli effetti attesi delle riforme
del sistema pensionistico obbligato rio e ai
cambiamenti del mercato del lavoro. Le
riforme hanno modificato il sistema di
garanzie del reddito ne Ileta avanzata,
accrescendo l'importanza relativa della
previdenza integrativa volontaria. In que
sto modo, accanto al cosiddetto "primo
pilastro" costitu ito dalla previdenza pu b
blica obbligatoria dovrebbero rafforzarsi
sia il "secondo pilastro", costituito dai
fondi pensione che il "terzo pilastro" com
prendente le forme di risparmio privato
con valenza previdenziale, contrattate
individualmente su l mercato. Le recenti
riforme hanno inoltre determinato una
riduzione dei rendimenti attesi dei co ntr i
buti pensionistici obbligatori; a questo si
e sommata l'incertezza provocata dalle
ricorrenti richieste di revisione ulteriore
della normativa previdenziale. Accanto a
queste motivazioni tipicamente previden
ziali giocano un ruolo anche le scelte di
portafoglio.



7. SPESA SOCIALE, TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E PENSIONI

Nonostante le riforme del sistema pen
sionistico obbligatorio e i cambiamenti
del mercato del lavoro, il ricorso alle a.ssi
curazioni sulla vita e alle pensioni inte
grative riguarda ancora una percentuale
relativamente limitata della popolazione:
nel 1999 il 16,3% degli italiani dichiarava
di essere assicurato sulla vita 0 di avere
sottoscritto una pensione in te g rat iva".
Tra il 1993 e il 1999, il fenomeno e cresciu
to di quasi cinque punti percentuali
nell'insieme del paese. La crescita risulta
pili sensibile nel Nord-est e nel Nord-ovest,
ripartizioni in cui nel 1999 un individuo
su cinque risulta assicurato. Le classi di
eta centrali, e in particolare le persone di
eta compresa fra i 25 e i 34 anni, sono
quelle che hanno fatto registrare la mag
giore crescita del fenomeno assicurativo
durante gli anni novanta.

I1 ricorso al risparmio assicurativo 0

alla previdenza integrativa e strettamen
te connesso con la condizione professiona
le . Si possono distinguere quattro gruppi
di persone. Un primo gruppo e costituito
da imprenditori, liberi professionisti e
lavoratori dipendenti in posizione d ir i
genziale: circa la meta degli individui
appartenenti a questo insieme e assicura
ta sulla vita 0 ha una pensione integrati
va CTavola 7.17). Un secondo gruppo, con
percentuali di assicurati comprese fra il
30 e il 40%, e costituito da lavoratori
autonomi e lavoratori dipendenti con
mansioni impiegatizie. Al terzo gruppo
appartengono gli operai e assimilati, che
fanno registrare tassi d i copertura a s s i
curativa intorno al 20%. Infine, nel quarto
gruppo si collocano i non occupati, con
percentuali inferiori al 10%. In p art ico la
re, soltanto il 6,1% degli inabili al lavoro e
tutelato da polizze assicurative private 0

ha una pensione integrativa: cio conferma
che e soprattutto la cap ac ita di acquisire
reddito su l mercato del lavoro a condizio
nare il ricorso a polizze assicurative pri
vate. Al cresccre del titolo di studio,

aumenta la percentuale di assicurati su l
la vita 0 con pensioni integrative. Non sor
prende, infine, il fatto che le maggiori per
centuali di assicurati si osservino fra chi
vive in famiglie con risorse economiche
giudicate "ottime".

In tutte le ripartizioni geografiche la
percentuale di donne assicurate e gene
ralmente inferiore a quella degli uomini,
anche a p ar ita di condizione professiona
le , di titolo di studio e di risorse econo
miche familiari. Tuttavia, la differenza
fra i tassi di assicurazione maschili e
femminili per i nati nel decennio 1965
1974 e sensibilmente inferiore a quella
registrata negli individui nati fra il 1945
e il 1964. Questo cambiamento generazio
nale puo essere collegato alla crescente
partecipazione femminile al mercato del
lavoro. Fra le coppie, le maggiori percen
tuali di individui assicurati, sia maschi
sia femmine, si registrano ne lla s itu az i o
ne in cui entrambi i componenti sono
occupatio Viceversa, la maggiore d is p a
rita fra tassi di assicurazione maschili e
femminili si osserva nel caso di coppie in
cui l'uomo e l'unico o ccupato . La percen
tuale pili alta di assicurati 06,4%) si
trova tra coloro che avevano tra i 10 e i
18 anni di a nz ia n it a contributiva nel
1995, mentre quelli che hanno iniziato a
lavorare dopo quella data mostrano una
fr e qu e n z a pari a circa la meta. La fun
zione compensativa delle assicurazioni e
quindi pill d iffu s a tra le persone parzial
mente penalizzate dall'applicazione del
meccanismo contributivo, mentre i giova
n i con minore esperienza lavorativa, i pili
toccati dalle riforme, non ricorrono a n co
ra a qu e s t i strumenti di copertura i n t e
grativa.

A parita di altre condizioni, la propen
sione a stipulare una polizza su ll a vita 0

una pensione integrativa privata dipende
soprattutto dalle risorse economiche
familiari, dalla condizione professionale,
dal leta e dal titolo di studio, oltre che

11 L'analisi e stata condotta sulla base dell'indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" del 1999.
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Figura 7.8 - Risultati di un modelIo di regressione logistica applicato alIa probabfltta di
assicurarsi sulIa vita 0 di avere una pensione integrativa per caratteristiche
individuali e familiari. Anno 1999 (odds ratios)
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Fonte: Istat, Indagine m u lt is co po "As p c t ti della vita q u o t i d i a n a" (dati provvisori)
(a) Gli odds sono espressi dal rapporro tra la p ro b a b i l i ta d i assieurarsi e la probab i lit a di non assieurars!. Gli odds

ratios s o n o rapporti tra gli odds re la t i v i ad una modal ita e gli odds r e l a t iv i alia rn o d a l i t a d i rife r i m e nt o , posta
ugua le a 1. Le barre in grigio indieano ehe i'o d d.s ratio non e statisticamente s ig n ifi cativo (p>O,OS); le barre in bian
co sano Ie moda lita di riferimento e valgono 1.
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7. SPESA SOCIALE, TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E PENSIONI

Tavola 7.17 - Persone assicurate sulla vita 0 con pensioni integrative per sesso, eta, caratteristi-
che socio-economiche, condizioni di salute percepite e numero di malattie croniche.
Anno 1999 (per 100 persone con le stesse caratteristicbe)

VARIABILI Maschi Femmine Totale VARIABILI Maschi Femmine Totale

CLASSE DI ETA CONDIZIONE PROFESSIONALE
0-14 anni 6,8 5,5 6,2 Dirigente 50,7 40,1 48,5

15-24 anni 9,3 8,0 8,7 Impiegato 34,6 29,7 32,1
25-34 anni 26,7 20,6 23,6 Operaio, apprendista 20,7 17,2 19,6
35-44 anni 34,5 24,9 29,7

Imprenditore 50,8 46,8 49,9
45-54 anni 32,9 21,6 27,2
55-64 anni 20,4 11,4 15,8

Professionista 51,2 38,5 48,1

65 anni e pili 4,9 3,1 3,9 Lavoratore in proprio 40,6 33,4 38,6

Coadiuvante e socio

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA di cooperativa 27,4 30,1 28,9

Nord-ovest 23,8 17,1 20,4 Disoccupato 9,5 8,6 9,1
Nord-est 25,1 16,5 20,7 Inabile al lavoro 9,2 2,8 6,1
Centro 20,8 14,5 17,5 Ritirato dal lavoro 9,2 7,1 8,3
Mezzogiorno 13,1 8,1 10,5

Altra condizione 7,1 8,7 8,2

RISORSE ECONOMICHE FAMILIARI
Non indica 17,2 9,0 12,9 CONDIZIONI DI SALUTE

Ottime 0 adeguate 23,7 16,6 20,1 Non indica 12,7 8,8 10,7

Scarse a assolutamente 1 (stato peggiore) 9,2 5,6 7,1

insufficienti 11,5 7,2 9,3 2 9,9 7,1 8,2

3 16,8 11,0 13,5
TITOLO DI STUDIO 4 24,7 17,1 20,7

Senza titolo/
5 (sta to migliore) 19,1 13,3 16,3

Licenza elementare 8,4 6,2 7,2
Licenza media 21,4 15,3 18,5
Diploma secondario NUMERO DI MALATTIE CRONICHE

superiore 29,6 20,9 25,3 Nessuna 20,1 14,5 17,3

Titolo universitario, Una 0 due 21,1 13,3 17,0

specializzazione Tre a pili 9,6 5,3 6,9
post-laurea 37,6 28,8 33,4 Totale 19,5 13,2 16,3

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Aspett i della vita quotidiana" (dati p rovv is ori)

dalla ripartizione geografica di residen
za, dal sesso e dallo stato di salute (Figu
ra 7.8). Per un lavoratore indipendente la
pro b a b il i ta di assicurarsi e decisamente
maggiore rispetto a quello di un operaio,
mentre per un disoccupato e inferiore.
Inoltre, la probab il ita per un individuo
che vive nel Mezzogiorno e notevolmente
pili bassa rispetto a un individuo che
risiede nel Nord.

I giovani e gli anziani mostrano una
propensione inferiore ad assicurarsi

rispetto a lle persone delle classi centrali
di eta. La pro b ab i l ita di assicurarsi dei
laureati e significativamente pili alta
rispetto a quella delle persone senza titolo
di studio, mentre e inferiore per Ie donne
rispetto agli uomini. 11 numero di compo
nenti della famiglia non risulta un fattore
significativo. Se si limita l'analisi ai soli
occupati, emerge che la propensione ad
assicurarsi e pili alta per colora che han
no una maggiore a nz ia n i ta contributiva
nel sistema pensionistico obbligatorio.
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Capitolo 8

Sanita: cambiamenti normativi e
comportamenti dei cittadini

G l i anni Novanta sono stati caratterizzati dalla ricerca di nuovi assetti organizzati
vi e di nuovi equilibri del sistema sanitario. La revisione del rapporto tra sa.n itd

pubblica e san.ita privata, la ricerca di strumenti p ii: equi per i'accesso ai servizi e la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (Ss n ) rappresentano gli aspett i cen
trali attorno ai quali e stato ridisegnato l 'assetto, mantenendo una visione universali
stica e fondamentalmente pubblica.

Molteplici segnali indicano che il Ssn sta cambiando. Uno dei primi effetti e stato la
diminuzione dell'incidenza della spesa sanitaria pubblica sui Pil che tuttavia, tra il 1995
e il 1997, si e stabilizzata e successivamente ha ripreso a crescere. Questo risultato e sta
to raggiunto cO.rt alcune contraddizioni. Negli ospedali, per esempio,.i sonostati piu ri
coveri ordinari seppure di minore durata e un aumento del ricorso al day hospital. Per
quanto riguarda visite mediche e accertamenti diagnostici, pur essendo aumentato il
numero di prestazioni, si e avviata una razionalizzazione della loro fruizione ed emer
gono segnali di risposta alia necessita di contenere gli eccessi di medicalizzazione: e au
mentato il numero di utenti ma e diminuito quello delle prestazioni pro capite.

I consumi sanitari sono rimasti largamente orientati all 'uso del servizio pubblico, rna
si rileva un ricorso eleva to e crescente al settore privato per le visite mediche specialisti
che. Nell 'accesso dei cittadini ai servizi sanitari emergono differenziali significativi se
condo il titolo di studio. Investire in istruzione e un modo indiretto per investire in salu
te. Un titolo di studio eleva to migliora la capacita di orientamento e di utilizzazione
delle risorse, sia pubbliche sia private.

Al contrario, il reddito non e una variabile discriminante: coloro che usano esclusivamen
te il servizio pubblico appartengono a tutti i ceti sociali e Ie differenze di status economico
sono del tutto marginali nello spiegare il ricorso al privato. II principia dell'u.riioersalismo,
che ha informato il Servizio sanitario nazionale fin dalla sua istituzione, e quindi salva
guardato, sebbene la quota di utenti che si rivolge all'offerta privata sia, per alcune tipolo
gie di prestazioni, elevata. II frequente ricorso a visite specialistiche a pagamento, in par
ticolare per l'odontoiatria, sembra indicare una carenza dell'offerta pubblica rispetto a
quella privata, in termini sia quantitativi sia di qualita dei servizi.

La presenza di disuguaglianze legate al reddito emerge nelle forme aggiuntive di tute
la della salute che il cittadino si procura rispetto ai servizi offerti dal Ssn. La quota di
popolazione che ricorre ad assicurazioni private sulla salute e contro gli infortuni ap
partiene prevalentemente aile fasce alte di reddito. Questo fenomeno trova spiegazione in
fattori esterni al sistema: le polizze assicurative private rappresenta no ancora un "bene
di lusso " la cui diffusione dipen de in molti casi dalla posizione riel mercato del lavoro.
Emerge inoltre una disparita di accesso tra uo m ini e donne: a p a ritd di lavoro suolto, le
donne fruiscono meno di assicurazioni sanitarie private.

II "sanitometro" e orientato a ren dere pitt equo il sistema, modificando le rnodalitd
di p artecipa z io ne dei cittadini alia spesa sanitaria. I nuovi criteri di selettiuitd per
l 'accesso gratuito ai servizi sembrano garantire, rispetto alt'attuale quadro legislativo,
una maggiore equ itd tra gli utenti del Ssn, che tuttavia potrebbe accompag n arsi a un
possibile aumento del riu.mero di esenti e a molteplici diffi colta applicative.
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8. SANITA: CAMBIAMENTI NORMATIVI E COMPORTAMENTI DEI CITTADINI

8.1 Politiche sanitarie degli anni Novanta

La riforma avviata nel 1992 Cd.lgs.
n. 502/92 e d.lgs. n. 517/93) ha posto Ie ba
si per una revisione radicale del sistema di
erogazione dei servizi, alla luce di criteri
di razionalizzazione della spesa, migliora
mento della qual ita e umanizzazione del
servizio. Gli strumenti per il raggiungimen
to di questi obiettivi sono stati individua
ti principalmente nel decentramento delle
responsab il ita , nella aziendalizzazione del
le Asl Caziende sanitarie locali) e dei prin
cipali ospedali, nel passaggio a un sistema
di finanziamento a prestazione, nell'intro
duzione di forme regolate di concorrenza
tra i produttori e nell'integrazione dell'as
sistenza sanitaria con i serv izi sociali.

11 ciclo di riforme degli anni Novanta si e
concluso con la cosiddetta "r iforrna ter"
(d.lgs. n. 229/99), con la riaffermazione del
la ceritra lita della sanita pubblica, l'inte
grazione tra servizi sociali e sanitari, la
partecipazione dei comuni alle politiche di
programmazione e controllo, il decentra
mento organizzativo e il federalismo fisca
le. 11 principio dell'accesso universale dei cit
tadini al Ssn e stato riconfermato ed enfa
tizzato attraverso il tentativo di riqualifi
care l'offerta, integrando logiche pubbliche e
private e orientando verso il servizio pubbli
co una parte della domanda precedentemen
te rivolta al privato. In questa direzione
vanno I'esclusivita del rapporto di lavoro dei
medici ospedalieri e l'introduzione di un
trattamento fisc ale preferenziale per i fondi
integrativi (d:lgs. n. 41/2000). Nel primo ca
so, si punta a migliorare laccessib ilita del
Ssn e l'appropriatezza e la qualita delle cu
re, portando i medici ospedalieri a scegliere
in esclusiva il rapporto di lavoro nella strut-

tura pubblica, con la possibrlita di esercita
re all'interno dell'ospedale anche I'attivita
privata (il prezzo massimo e fissato dalle
AsD. Nel secondo caso, l'adesione ai fondi sa
nitari integrativi garantisce ai cittadini
sgravi fiscali a fronte di prestazioni sanita
rie aggiuntive a pagamento, se effettuate
nel comparto pubblico.

Per quanto riguarda il modello organizza
tivo, nel nostro paese convivono realta diver
se: la maggior parte dell'assistenza sanita
ria e erogata da strutture pubbliche rna una
quota non trascurabile e fornita da struttu
re private convenzionate con il Servizio sani
tario nazionale e da medici di base e pedia
tri convenzionati. Le strutture private con
venzionate sono particolarmente diffuse nel
Mezzogiorno; esse devono essere "accredita
te", vale a dire sottoposte al la valutazione
del rispetto degli standard prefissati.

Il mix pubblico-privato emerge chiara
mente dall'analisi dei dati di spesa. Dopo
la riduzione dei primi anni Novanta, dal
1995 l'incidenza della spesa sanitaria to
tale di parte corrente su l Pil e aumentata
leggermente, passando dal 7% al 7,3% nel
1999 CTavola 8.1). Anche l'incidenza della
spesa sanitaria pubblica registra un leg
gero incremento, mentre quella della spesa
privata rimane stabile all'1,9%. Nel qua
driennio considerato il rapporto tra spesa
pubblica e privata e rimasto sostanzial
mente immutato, mentre la quota di sp e
sa pubblica effettuata in convenzione e
passata dal 36,7% al 39,3%.

Nell'ambito di un sistema sanitario fon
damentalmente pubblico, il ricorso alla
sa n i t a privata p u o esprimere una prefe
renza individuale, oppure pu o essere in
dotto da un'offerta pubblica inadeguata
da un punto di vista quantitativo 0 quali-
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ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

Tavola 8.1 - Spesa sanitaria corrente totale, pubblica e privata. Anni 1995-99 (valori percentuali)

1995 1996 1997 1998 1999

Spes a totale (miliardi d i lire) 124.707 134.238 144.803 149.312 154.309

Spesa totale su Pil 7,0 7,1 7,3 7,2 7,3

Spesa pubblica su Pil 5,1 5,2 5,4 5,3 5,3

Spesa privata su Pi! 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Spesa pubblica su spesa totale 73,1 73,2 73,4 73,2 73,2

Spesa privata su spesa totale 26,9 26,8 26.6 26,8 26,8

Spesa pubblica in convenzione su spesa pubblica 36,7 36,7 36,5 38,2 39,3

Fonte: Is t a t , Co n t a b i li ra n a z i o n a le

ta tivo. La parola chiave "razionalizzazio
ne", ricorrente nel connotare gli interventi
e le politiche sanitarie, evoca non soltanto
provvedimenti di contenimento della spe
sa, rna sempre pill spesso azioni rivolte a l
la riallocazione, redistribuzione e qualifi
cazione delle risorse e dei servizi.

Sotto questo profilo, il riordino dell'assi
stenz a ospedaliera ha rivestito particolare
importanza nelle politiche sanitarie degli
anni Novanta. Fin dal 1992 si e puntato a fa
re dell'ospedale la sede dell'assistenza a pill
elevata intensita tecnologica e di cura, por
tando fuori, con moda lita diverse (day ho
spital, ospedalizzazione domiciliare, assi
stenza domiciliare integrata eccetera), i ca
si di assistenza che non rientravano nella ti
pologia di prestazioni prevista. A distanza
di alcuni anni dall'avvio del processo, erner
gono elementi contrastanti. Da un lato, si so
no sviluppate in maniera consistente le ini
ziative di de-ospedalizzazione. II day hospi
tal e cresciuto ininterrottamente in termini
sia di attivazione del servizio, sia di pazien
ti trattati: nel 1998 si sono avuti circa 2,6
milioni di cieli di trattamento e nel primo
trimestre del 1999 la tendenza e ancora
all'aumento, portando a oltre il 25% il rap
porto tra ricoveri in day hospital e ricoveri
ordinari. Dall'altro, 10 sviluppo di questo
settore non si e accompagnato, come era ipo
tizzabile, a una parallela diminuzione dei
casi di ospedalizzazione ordinaria, che anzi,
nei primi anni successivi alla riforma, sono
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cresciuti fino a superare i 10,5 milioni nel
1996. Dal 1997 si sta registrando una conte
nuta inversione di tendenza, con una stabi
lizzazione dei ricoveri ordinari intorno ai
dieci milioni. Sembra dunque che il sistema
si stia avvicinando a una situazione di equi
librio, pur con ritmi differenziati a livello
territoriale e in parte con esiti non previsti.

II processo di riqualificazione dovrebbe
estendersi all'assistenza ambulatoriale.
Un punto importante del dibattito sulla
sa n ita italiana e , infatti, l'uso improprio
delle prestazioni specialistiche, di dia
gnostic a strumentale e di laboratorio.

8.2 Consumi sanitari e assicurazioni pri
vate

8.2.1 Visite mediche e accertamenti dia
gnostici tra pubblico e privato

Una quota rilevante di persone si rivolge
al sistema privato. Se si trattasse preva-
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1 Per il confronto dei dati sono stati considerati periodi di riferimento omogenei (i mesi di settembre del
1994 e del 1999) in modo da contenere il sensibile effetto di sta giona lira suI fenomeno.

lentemente dei ceti sociali pm agiati,
l'universalismo sanitario verrebbe messo
almeno parzialmente in discussione.

Per quanto riguarda le prestazioni
ospedaliere, la quota di "privato e sclu s i
vo", c i o e di privato finanziato diretta
mente dai pazienti e senza compartecipa
zione del Ssn, e molto contenuta: solo il 2%
circa dei ricoveri avviene a totale carico
del paziente 0 con la copertura di una as
sicurazione sanitaria privata. La parte
restante ha luogo nelle strutture pu bb li
che (85%) 0 in case di cura accreditate
03%) ed e coperta finanziariamente dal
Ssn, anche se nel privato accreditato il pa
ziente si fa carico spesso di spese aggiun
tive , in particolare di quelle di carattere
al berghiero.

II ricorso al privato a pagamento e pili
diffuso per le visite mediche specialisti
che (riel 60% dei casi a totale carico del
paziente), gli accertamenti diagnostici e
gli esami di laboratorio (nel 20% dei ca
si). Queste tipologie di prestazioni hanno
un peso rilevante sia per l'ampiezza della
popolazione coinvolta sia per la frequenza
con cui si presentano.

E fondamentale quindi analizzare se
siano avvenuti mutamenti sostanziali nel
tempo, anche in conseguenza degli inter
venti di finanza pubblica che hanno modi
ficato a pili riprese le condizioni di a cces
so al sistema dei servizi.

Secondo la normativa attualmente in vi
gore, il cittadino esentato dalla parteci
pazione alla spesa non paga le visite spe
cialistiche e gli accertamenti diagnostici
effettuati nell' ambito del Ssn. In caso con
tr ar io , paga una quota (ticket) sia che si
rivolga al serv iz io pubblico sia che si av
valga di servizi privati convenzionati. Nel
privato convenzionato, una parte di accer
tamenti diagnostici 0 di visite sp e c ial ist i
che pu o non rientrare tra le prestazioni
convenzionate e qu in d i risultare a paga
mento intero. Qu al ora il cittadino u su
fruisca della s a n i t a privata, paga per in-

tero Ie prestazioni secondo i prezzi del
mercato privato. Una parte dei cittadini,
che igia contribuisce al finanziamento del
Ssn tramite il prelievo fiscale, paga qu in
di "d i tasca propria" sia i ticket, fatta e c
cezione per gli esenti (attualmente il 30%
circa della popolazione), sia i prezzi inte
ri delle prestazioni acquistate dal settore
privato.

Sulla base dei risultati provvisori
dell'indagine su "Condizioni di salute e ri
corso ai servizi sanitari" del settembre
1999, oltre 7,7 milioni di persone si sono
sottoposte nel mese precedente l'intervista
a una visita specialistica e pili di 6,3 m i
lioni hanno effettuato un accertamento
diagnostico (Tavola 8.2).

Rispetto al 19941 si rileva un incremen
to del 14% delle persone che hanno effet
tuato visite mediche e una contestuale r i
duzione nel numero medio di vi site per
persona, che passa da 1,71 a 1,58. II to
tale delle visite, che ammontava a circa
21,4 milioni nel 1994, ere see nell'arco di
cinque anni di un milione di unita , come
conseguenza dell'aumento di quelle spe
cialistiche.

Andamenti analoghi interessano gli a c
certamenti diagnostici. I dati del 1999
mostrano un recupero parziale della fle s
sione registrata tra il 1991 e il 1994: si r i
leva un incremento delle persone che effet
tuano almeno un accertamento e del nu
mero complessivo di accertamenti (che
aumenta di oltre un milione di u n ita , rag
giungendo 11 milioni). Tuttavia, anche in
questo caso, si riduce il numero medio di
accertamenti per persona, che passa da
1,89 nel 1994 a 1,72 nel 1999.

L'incremento delle visite specialistiche e
dovuto soprattutto ai giovani 05-24 an
n i) ed e attribuibile in particolare aile vi
site odontoiatriche, il cui numero ra d d o p
pia ris petto al 1994. Per gli a nz ia n i, spe
cie per gli ultrasettantacinquenni, a u m e n
ta no le visite ortopediche, urologiche e
odontoiatriche. Tra Ie donne in eta com-



Tavola 8.2 - Persone che hanno effettuato almeno una visita medica ° un accertamento diagnostico nelle ultime quattro
settimane precedenti l'intervista e numero di visite ed accertamenti per sesso, classe di eta e ripartizione geo
grafica. Settembre 1994 e settembre 1999 (a) (quozienti per 100 persone can Ie stesse caratteristiche)

TOTALE VISITE (b)

Pcrsonc che hanno Numcro eli visite
cffettuaro almeno

una visita

VISITE GENERIC HE ~
'U
'U
o
~
>-Jo
t>zz
c
::<
t-'
tyj

f-'

\0
\0
\0

>-<
sr:
>-J
::<
>-J

1994 1999

15,0 16,5

19,3 21,6

Numcro

di accertamenti

9,5

1999

12,6

7,9

1994

10,2

ACCERTAMENT1 DIAGNOSTICI

Persone che hanna
effettuato almeno
un accertamcnto

17,1

21,8

1999

15,7

18,6

1994

Numero di visite

1999

11,8

15,4

VISITE SPECIALISTICHE

9,8

199,"-

12,8

I'ersone che hanno
effetruato almena

una visita

1999

14,7

19,9

1994

21,7

14,9

Numero eli visite

1999

10,6

13,5

1994

10,3

13,9

Persone che hanna
effettuato almena

una visita

34,4

43,8

1999

32,7

42,4

19941999

22,2

27,4

1994

19,3

24,5Fe m m i ne

SESSO

Maschi

'JJ
\0
0\

CLASSE or ETA

Fino a 5 anni

6-14 anni

15-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

65-74 anni

75 anni e pili

27,6

15,9

14,7

16,1

18,8

19,5

27,1

34,9

41,3

29,1

20,0

18.2

17,9

19,8

24,1

27,7

38,1

42,4

38,7

23,8

21,0

25,1

31,2

34,4

49,8

68, I

81,9

41,5

26,9

27,0

25,6

29,5

37,9

46,4

63,8

78,0

4,4

5,5

7,4

8,3

9,4

11,4

17,1

23,9

31,6

4,2

4,8

7,6

7,9

7,9

11,5

15,8

24,4

29,9

6,0

6,9

9,2

10,6

12,2

16,7

27,4

40,2

57,5

5,2

5,4

10,2

9,9

10,1

15,5

23,9

37,6

48,3

2,4

9,1

9,0

9,5

12,5

11,4

14,5

17,4

15,8

3,5

11,8

12,1

11,4

13,7

14,7

15,1

18,7

19,6

2,9

13,2

11,8

14,5

19,0

17,6

22,4

28,0

24,4

3,8

15,7

16,8

15,7

19,4

22,4

22,5

26,1

29,7

3,3

4,2

6,8

8,4

7,9

10,6

11,8

15,7

13,5

4,7 4,3 6,8

5,4 7,3 7,4

6,5 10,9 10,1

9,0 14,2 15,8

9,8 14,0 15,6

12,1 21,7 20,1

14,1 24,5 23,1

18,5 33,6 34,8

21,1 24,8 42,1

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord-ovest

Nord-est

Centro

Sud

Isole

20,8

27,5

23,3

20,4

17,3

24,4

30,9

28,2

20,8

19,6

32,8

45,2

42,2

36,9

31,3

35,7

49,1

44,8

34,8

31,7

10,7

15,4

13,5

11,0

10,4

10,5

16,5

14,1

10,3

9,3

14,8

22,9

21,2

17,3

17,2

13,7

22,8

20,5

16,3

14,1

11,2

13,7

12,4

10,8

7,6

14,5

16,4

15,6

10,7

10,5

16,3

19,9

18,8

17,4

11,9

19,9

24,1

22,0

15,8

15,4

7,8

12,1

10,4

8,4

6,8

10,8 14,1 17,1

13,2 21,9 23,1

13,2 19,1 23,0

8,8 17,1 15,3

10,1 14,1 19,1

Totale 22,0 24,9 37,7 39,2 12,1 12,1 18,4 17,4 11,4 13,6 17,2 19,5 9,1 11,1 17,2 19,1

Totale (in m iglia i a ) 12.482 14.192 21.389 22.395 6.895 6.906 10.441 9.916 6.457 7.794 9.751 11.148 5.160 6.344 9.764 10.918

Fonte: Istat, Indagine multts co p o "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"
(a) Per il 1999 i dati sono provvisori.
(b) II totale delle visite comprende anche quelle pediatriche.
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presa tra i 45 e i 54 anni l'incremento si
produce per le visite ginecologiche e odon
toiatriche.

L'aumento del numero di accertamenti
diagnostici va attribuito in particolare
agli utenti della quarta eta (75 anni e 01
tr e ): fra i maschi aumenta il numero di
accertamenti per immagini (ecografie,
Tac, risonanze magnetiche, elettrocardio
grammi eccetera) e fra le donne il numero
di accertamenti di laboratorio (analisi
del sangue e delle urine).

Nel complesso e in crescita la quota di
visite specialistiche a totale carico del
cittadino, che passa dal 52,2% nel 1994 al
59,4% nel 1999, raggiungendo il massimo

nel Nord-est con il 64,5% (Tavola 8.3). Ta
le andamento e correlato al maggior ri
corso a specifiche tipologie di visite e in
particolare alle visite odontoiatriche; il
dentista viene scelto nel 90% dei casi tra
specialisti privati. L'offerta pubblica per
questa specializzazione risulta fortemen
te carente sia in termini q uan tita tivi (so
no me no di 400 gli odontoiatri occupati
nell'ambito del Ssn) che qualitativi (scar
sa fiducia da parte dei citt a d in i). I1 cit
tadino inoltre non sempre riesce a recupe
rare i costi delle prestazioni odontoiatri
che neanche mediante una assicurazione
privata, perche alcune polizze non ne pre
vedono la copertura.

Tavola 8.3 - Visite mediche specialistiche e accertamenti diagnostici a pagamento intero effet
tuati neUe ultime quattro settimane precedenti l'intervista per sesso, classe di eta e
ripartizione geografica. Settembre 1994 e settembre 1999 (a) (valori p erceritual i)

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
A PAGAMENTO INTERO A PAGAMENTO INTERO

(per 100 uis ite) (b) (per 100 a ccertament i) (b)

1994 1999 1994 1999

SESSO
Maschi 51,7 58,0 25.7 18,2
Femmine 52,5 60,4 27,9 20,8

CLASSE Dr ETA
Fino a 5 anni 37,5 43,4 22,3 15,4
6-14 anni 67,1 72,9 33,6 30,7
15-24 anni 58,7 75,9 29,9 39,8
25-34 anni 62,1 68,8 40,0 25,5
35-44 anni 67,9 64,0 40,0 27,3
45-54 anni 48,1 67,3 27,7 27,9
55-64 anni 44,0 54,9 23,4 21,1
65-74 anni 37,2 40,4 14,0 5,2
75 anni e pill 38,6 38,0 20,0 8,0

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-ovest 52,1 57,3 28,2 16,5
Nord-est 46,4 64,5 18,7 18,2
Centro 55,1 57,6 25,0 23,9
Sud 58,4 62,1 34,5 21,5
Isole 40,5 50,8 29,2 17,8

Totale 52,2 59,4 27,0 19,7

Totale (in migliaia) 5.087 6.618 2.633 2.152

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"
(a) Per il 1999 i dati sono provvisori.
(b) Quozienti per 100 visite 0 accertamenti effettuati da persone con le stesse caratteristiche.
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La quota di accertamenti diagnostici a
pagamento intero risulta invece in dimi
nuzione dal 27% al 19,7%, per la forte con
trazione del quoziente nel Nord-ovest e so
prattutto nel Mezzogiorno.

Circa il 65% delle visite mediche e degli
accertamenti diagnostici a pagamento in
tero viene testimonia to d a i cittadini co
me frutto d i una scelta e non dettato da
ne ce ss ita . Per gli accertamenti, la decisio
ne di accollarsi la spes a pu o essere in par
te motivata dalla scarsa convenienza a ef
fettuare le stesse prestazioni nel settore
pubblico, allorche il prezzo non superi de
terminati livelli. La soglia oltre la quale
scatta la compartecipazione del Ssn e in
fatti di 70 mila lire per ricetta; a l d i sot
to di questa cifra le prestazioni vengono
pagate per intero.

L'aumento del numero di persone che si
sottopongono a una visita medica 0 a un
accertamento diagnostico e in parte a tte
so. Il progressivo invecchiamento della po
polazione porta a una crescita dei bisogni
sanitari, come conseguenza dei processi di
compromissione della salute che insorgo
no in eta avanzata. La maggiore se.n s ib i
lizzazione verso comportamenti di tutela
della salute agisce nella stessa direzione.
Ma, come si e g ia accennato, l'ampliamen
to degli utenti non si e tradotto in un equi
valente aumento di servizi richiesti. Il nu
mero medio pro capite di visite e accerta
menti e infatti oggi significativamente
pili basso del 1994. Pur non essendoci an
cora tutti gli elementi per giudicare se
siamo di fronte a una tendenza in via di
consolidamento, s i p uo ipotizzare che i

messaggi su lla nece ssita di contenere gli
eccessi di medicalizzazione abbiano pro
dotto qualcheeffetto. Si tratterebbe di un
altro segnale di razionalizzazione del si
stema sanitario.

8.2.2 Consumi sanitari e reddito

I cittadini sono uguali nell'accesso ai ser
viz i sanitari? Esistono condizioni di van
taggio 0 svantaggio di specifiche fasce di
popolazione? L'analisi che segue fa emerge
re che i differenziali di reddito agiscono
soltanto marginal mente nella fruizione di
servizi sanitari qualificati. Se in questo
campo esistono barriere all'accesso del si
stema pubblico esse non derivano, in linea
di massirna , n e dalla condizione economica
rie da altre caratteristiche dell'utenza.

E stata studiata la domanda di p r e s t a
zioni sanitarie che si e espressa in visite
mediche e accertamenti diagnostici eff'et
tuati sia nel pubblico che nel privato nel
1994 e d e stata analizzata la propensione
al consumo in relazione al re dd ito" e ad al
cune caratteristiche so ci o-d e m ografich e"
dei cittadini.

Allo scopo di valutare gli orientamenti
della domanda sanitaria, l'analisi e stata
condotta per i seguenti tipi d i visite: visi
te generiche, generalmente gratuite p e rche

2 II reddito e stato imp uta to a i dati dell'indagine s u lla salute con iI metodo della regressione, utilizzando
i redditi disponihili familiari desumihili c!all'indagine della Banca dIta l ia sui h i la n ci delle famiglie nel 1995,
ricostruiti con il modello eli microsimulazione Ma st r i ct . II reddito individuale e sta t o calcolato tenendo con
to elelle economie di scala familiarL divielenelo il redelito familiare per la scala di equivalenza prevista da l
I'indicatore elella situazione economica (Is e) Cdr. i l paragrafo 8.5 Rifo rma del s istem a d i comp artec ip a z ione
aile spese sa n ita ri e), Come strumento eli analisi e st a ro u u l i zza ro un modello logistico che h a permesso di va
luta re l'effetto del reddito e delle va r ia b il i socio-demografiche considerate sull a propensione degli individui
ad ut i l i z z a re servizi sanitari p u bb l ic i e privati.

Le variabili considerate s o n o: reclelito elisponihile equivalente, st a t o eli salute elichiarato, eta, titolo eli
studio. ripartizione geografica eli resielcnza. Le prime due sono trattate come v a r i ab il i quantitative, mentre
le re sr a n t i tre come va r i a b ili categoriali. E st a t a inoltre introelotta una variahile dicotomica, ch e distingue
i comportamenti preveru ivi considerando le persone che fanno usn delle visite specialistichc prcvalcntemente
(in oltre il 5U'h dei ca s i ) per controllare 10 st a t o eli salute, in assenza d i rna la t t i e () dt st u rb i .

398



8. SANITA: CAMBIAMENTI NORMATIVI E COMPORTAMENTI DEI CITTADINI

effettuate presso il medico di famiglia;
accertamenti diagnostici e visite speciali
stiche private a pagamento intero; accer
tamenti diagnostici e visite specialistiche
pubbliche, gratuiti per i soggetti esenti
dalla partecipazione a l la spesa sanitaria
e con pagamento del ticket per gli altri.

L'influenza del reddito sulla pro bab il ita
di effettuare visite medic he 0 accertamen
ti diagnostici e in genere non significativa
(Tavola 8.4). Un debole effetto positivo
emerge sol tanto riguardo a ll a propensione
dei cittadini a fare visite specialistiche 0

accertamenti diagnostici prevalentemente
(oltre il 50%) a pagamento intero. Uno dei
motivi per cui il reddito non risulta forte
mente discriminante potrebbe risiedere
nel limitato differenziale di costa per quei
cittadini (circa il 70%) che devono comun
que partecipare a ll a spesa pagando il
ticket per le prestazioni effettuate presso
strutture del Servizio sanitario nazionale.

Una variabile che caratterizza la scel
ta dei percorsi terapeutici e l'eventuale
orientamento verso il sistema privato e
rappresentata dal titolo di studio. In ge
nerale, le persone con titolo di studio pili
alto, a p ar it a di altre condizioni, sono
maggiormente portate a ricorrere a vi
site specialistiche e ad accertamenti
diagnostici, prevalentemente a pagamen
to intero. Inol tre, all' a umentare del ti to
10 di studio diminuisce la pro b a b i l it a di
effettuare almena una visita dal medico
di base.

La maggior propensione a effettuare
prestazioni nel privato e la minore tenden
za a ricorrere al medico generico da parte
dei cittadini di livello culturale elevato
puo essere spiegata anche in termini di
"costo-opportunita" del lora tempo. Per
effettuare una visita specialistica 0 un ac
certamento diagnostico nel settore pubbli
co e infatti necessario, in molti casi, sop
portare tempi di attesa elevati.

Sono anche interessanti i comportamen
ti degli anziani. Indipendentemente dalle
condizioni economiche, essi sono pili por
tati a ricorrere al medico di base e a ef
fettuare vi site specialistiche 0 accerta
menti diagnostici esclusivamente nell'am-

bito del Ssn e meno propensi a fare visite
specialistiche, soprattutto se a pagamen
to. La preferenza degli anziani per il ser
vizio pubblico va considerata anche in re
lazione alla normativa vigente nel 1994
sull'esenzione dalla partecipazione alle
spese sanitarie, che permetteva a lla mag
gior parte delle persone ultrasessantenni
di accedere gratuitamente al Servizio sa
nitario nazionale.

Al Centro-nord e maggiore la tendenza a
effettuare vi site mediche e accertamenti
diagnostici; le prime prevalentemente a
pagamento intero, i secondi esclusivamen
te nel Ssn. II Sud presenta una pecul ia r ita
rispetto a ll e restanti aree del paese: esso
mostra una minore propensione sia a ef
fettuare visite specialistiche a pagamen
to intero, sia a ricorrere esclusivamente a
specialisti pubblici. Si tratta di una con
traddizione soltanto a pparente, conside
rando che in questa ripartizione vi e una
forte compresenza di offerta sanitaria
pubblica e privata.

Un effetto particolarmente forte si regi
stra per la varia bile riferita ai comporta
menti preventivi: la propensione a effet
tuare tutti i tipi di visite (generiche, spe
cialistiche, a pagamento intero, esclusiva
mente nel Ssn) e significativamente pili
elevata per gli individui che ricorrono al
medico prevalentemente per controllare il
proprio stato di salute in assenza di ma
lattie e disturbi.

Nella valutazione complessiva del fe
nomeno emergono situazioni di inade
guatezza da parte del sistema sanita
rio, ma non vi sono elevate disuguaglian
ze di reddi to tra i ci ttadini che ricorro
no ai servizi. II Servizio sanitario nazio
nale sembrerebbe pertanto ottemperare
all'obiettivo di garantire la salute a tut
ti i cittadini, senza distinzioni indivi
d uali e sociali. Tu ttavia, le elevate quo
te di ricorso ai servizi privati a paga
mento fanno sorgere interrogativi di di
versa natura: non pili e non tanto se il si
stema privilegi i ricchi rispetto agli al
tri, ma semmai p e r c h e tanti cittadini,
per alcune prestazioni, escano dal siste
ma pubblico.
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Tavola 8.4 - Risultati di modelli di regressione logistica per la probabilit:l di effettuare visite mediche e accertamenti
diagnostici secondo alcune variabili esplicative. Anno 1994 (odds ratios) (a)

"""'C/l
-l
;J>
-l

1,0001 (e) 1,0012 (e) 1,0016 1,0001 (e)

0,3803 0,3945 0,5068 0,4041

3,2287 0,3152 0,3486 0,4710
1,0082 (e) 1,1731 1,6094 0,8004

0,6545 1,3355 1,7840 0,9244 (e)

0,7037 1,2443 1,6196 0,9398 (e)

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,2405 0,6974 0,5925 0,9554 (e)

1,0563 (e) 0,9435 (e) 0,9717 (e) 0,9278 (e)

1, 0000 1, 0000 1,0000 1,0000

1,1846 1,2676 1,5042 1,0042 (e)

1,3684 1,3107 1,4398 ],1320 (e)

1,3731 1,2529 1,4580 1,0017 (e)

1,082" (e) 1,0092 (e) 1,3665 0,70] 1

1, 0000 1,0000 1,0000 1,0000

VISITE MEDICHE
SECONDO LA FREQIJENZA E IJONERE DELLASPESA

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
SECONDO LA FREQUENZA E IJONERE DELLASPESA

1,00Il (e) 1,0020 1,0007 (e)

0,4288 0,5134 0,4409

0,4352 0,4938 0,4548

0,4842 0,7940 (e) 0,4470

0,8197 1,4604 0,7019
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0,8244 0,5415 1,01 II (e)

0,9865 (e) 0,8528 1,0622 (e)

1,0000 1,0000 1,0000

1,2464 1,0902 (e) 1,3041

1,4645 1,0667 (e) 1,6358

1.4050 1,2476 1,4387

1,1446 1,3Il3 1,0526 (e)
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;J>
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\0
\0
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Accertamenti
semprc a carico

del Ssn

Almeno un Oltre il 50%
accertamento degli accertamenti

a pagamento
intern

Visite specialistiche
scmpre a carico

del Ssn

Oltre il50%
delle visite

specialistiche a
pagamento intero

Almeno una volta
da un medico

spccialista

Almena una volta
da un medico

generico

Reddito disponibile equivalente

VARIABILI ESPLICATIVE

TITOLO DI STUDIO (e)

Senza titolo/Licenza elementarc

Licenza media

Diploma d i scuola secondaria

snperiore 0 tirolo universitario

Stato di salute dichiarato (b)

CLASSE DI ETA

Fino a 5 anni

6-14 anni

15-34 anni

35-64 anni

65 anni e pili

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord-ovest

Nord-est

Centro

Sud

Isole

PREVENZIONE (d)

SI

No
7,3910

1,0000

10,1896

1.0000

7,2363

1,0000

5,5553

1,0000

Fonte. [stat, Indagine multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanita r i". Anno 1994; Banca d'Italia, lnelagine sui bilanci delle fam igl ie. Anno ]995
(a) Gli odds sono e s pre s s i dal rap porto tra la p ro b a b il u a eli effettuare vi site meeliche 0 accertamenti diagnostici e la p ro b ab i l it a di non effettuarli. Gli odds

ratios per Ie variabili quantitative esprimono la variazione proporzionale degli odds all'aumentare di una u n i t a elella va ri ab i lc . Gli odds ratios per le
variabili categoriali sono ra p p o rti tra gli odds rclativi ad una m o da l it a e l'odd della m o da Hra di riferimento posta uguale a 1. l l reelelito disponibile
equivalente e 10 stato di salute dichiarato sono trattati come variabili quantitative; leta , il titolo eli studio, la ripartizione geografica e la prevenzione
corn c v aria b i l i ca te g o rial i.

(b) Scala numerica ela 1 a 5 con l~stato eli salute molto cattivo c 5~stato eli salute molto bu o no .
(c) Aile persone di eta inferiore a 25 anni e stato attribuito iJ titolo di studio del capo Fam ig l ia .
(d) La variabile s l riferisce aile persone che in oltre il 50% elei casi effettua visite specialistiche per controllare il pro prio stato di salute, in a sse nz a di ma lat

tie 0 d i s turb i . La varia bile non e elisponibile per gli accertamenti d ia g n o st.ic i .
(e) Valori statisticamente non significativi (p>O,05),
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In sintesi, il sistema sanitario sta rag
giungendo nuovi punti di equilibrio e la
popolazione sta avviando azioni di cam
biamento nelle forme di tutela della salu
te. Tuttavia, alcuni obiettivi di e q u ita
quali il miglioramento della qu al it a
dell'offerta e la riduzione dei differenziali
territoriali, problemi fortemente intrec
ciati, sembrano ancora lontani (cfr l'ap
profondimento Bisog ni san itari e alloca
z io ne delle risorse del Servizio san.itario
n a z io n ale: divari territoriali) .

ricorso ai servi
1997. (Irifo r-

8.2.3 Assicuraxioni sanitarte private

Le assicurazioni private sulla salute e
contro gli infortuni offrono a ll e famiglie la
p o ss ib il it a di procurarsi una tutela ag
giuntiva rispetto alle garanzie offerte dal
Servizio sanitario nazionale. In un conte
sto come quello italiano, dove fino a oggi e
stata garantita un'offerta pubblica uni
versa le di servizi sanitari, la scelta d i sti
pulare polizze private rivela sia la prefe
renza per beni e servizi medici complemen
tari 0 sostitutivi rispetto a quelli offerti
dal sistema pubblico, sia il desiderio di
avere una copertura assicurativa contro il
rischio di eventi sanitari a costa elevato.
Una motivazione ulteriore potrebbe dipen
dere dalla minore d is p o n ib il ita futura di
servizi sanitari pubblici a basso costo, do
vuta anche alla maggiore sel ettivita dei
criteri di accesso al Servizio sanitario na
zionale. Va inoltre considerato che alcune
polizze assicurative 0 prestazioni garanti
te agli assicurati sono indirizzate a e s i
genze particolari di alcuni segmenti della
clientela: si pensi a lla previsione di una
diaria per ogni giornata di lavoro perduta
per malattia 0 infortunio, mirata alle esi
genze dei lavoratori autonomi e dei profes
sionisti; 0 a ll a fornitura d i prestazioni

volte a migliorare la qual ita "alberghiera"
(up-grading al reparto solventi, soggiorni
di convalescenza eccetera) con la caratteri
stica d i "s e rv iz i di lusso". I dati disponi
b ili non permettono di distinguere le poliz
ze per tipologia di prestazione offerta e
per entita dei premi e possono consentire,
quindi, solo una descrizione molto genera
le del fenomeno; essi offrono tuttavia l'op
p o rtu n ita d i cominciare ad analizzare un
tema ancora poco esplorato.

Dall'indagine "Asp ett i della vita quoti
diana" emerge che nel corso degli anni No
vanta la percentuale di cittadini che di
chiarano di essere assicurati contra gli
infortuni e i rischi sanitari e cresciuta co
stantemente, passando dall'1l,8% del 1993
al 14,4% del 1999. Le assicurazioni risul
ta n o relativamente pili diffuse al Nord,
dove nel 1999 circa un quinto della popola
zione e coperto da polizze sanitarie e
infortunistiche. II ricorso alle assicura
zioni private e invece relativamente meno
frequente nel Sud e nelle Isole, dove risulta
assicurato soltanto il 6,9% delle persone
(Figura 8.1).

Le percentuali pili alte d i assicurati si
registrano fra le persone nelle fasce cen
trali de Ileta lavorativa (fra i 35 e i 54 an
n i), un dato da mettere in relazione con la
di s p o n ib il ita di risorse monetarie d e r i
vante dalla maggiore partecipazione al
mercato del lavoro e con le strategie di se
lezione della clientela da parte delle im
prese d'assicurazione (Tavola 8.5).

G li occup a ti hanno tassi di copertura
assicurativa sensibilmente pili elevati r i
spetto alle persone in condizione non pro
fessionale; i disoccupati e gli inabili al la
voro risultano in posizione di netto svan
taggio in termini d i accesso al mercato
delle assicurazioni private.

Fra gli occupati, i tassi di assicurazio
ne pili alti si riscontrano per gli imprendi
tori, i liberi professionisti e i lavoratori
dipendenti in posizione dirigenziale. In ge
nerale, tutte le tipologie di lavoro autono
mo mostrano un ricorso alle assicurazioni
private pili alto rispetto a l la media della
popolazione. Cia dipende quasi certamente
dalla maggiore incertezza dei redditi fu-
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Figura 8.1 - Persone assicurate sulla salute e/o contro gli infortuni per ripartizione geografica.
Anni 1993 e 1999 (a) (ualori percentu ali)
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Nord-ovest Nord-est Centro

[;1993 D 1999

Mczzogiorno Italia

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana"
(a) Per il 1999 i dati sono provvisori.

turi che caratterizza questo tipo di atti
vita. Tuttavia, il fatto che, fra i lavorato
ri dipendenti, i dirigenti mostrino tassi di
assicurazione simili a quelli dei lavoratori
autonomi porta a considerare che il livello
formativo e la disp o n ib il ita di reddito co
stituiscono fattori altrettanto rilevanti e
che comunque Ie assicurazioni private so
no ancora percepite come un "bene di lus
so" per la maggior parte delle persone.

L'associazione positiva fra reddito e po
lizze assicurative emerge anche osservando
che una percentuale di assicurati significa
tivamente alta si registra fra quanti vivono
in famigIie con risorse economiche giudica
te "ottime 0 adeguate": tale percentuale
ammonta aI17,60/0 rispetto all'8,30/0 di colo
ro che giudicano Ie dispo nib ilita familiari
"scarse 0 assolutamente insufficienti".

II ricorso aIle assicurazioni sanitarie
private e contro gli infortuni risulta inol
tre maggiore per Ie persone pill istruite.
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II genere e un'altra caratteristica ind i
viduale rilevante nello spiegare Ie differen
ze nei tassi di assicurazione sanitaria e
contra gIi infortuni. La percentuale di don
ne assicurate risulta generalmente i nfe
riore a quella degli uomini a p ar ita di ti
tolo di studio, di condizione professiona
Ie, di ripartizione geografica, di risorse
economiche familiari e di stato di salute,
rivelando COS! l'esistenza di una d is p arita
nelle op p ortu n ita di ricorso aIle assicura
zioni private. Le differenze tra i sessi di
vengono trascurabili soltanto fra Ie p erso
ne con meno di dieci anni.

E interessante osservare che, nelle cop
pie in cui soltanto uno dei due componenti
e occupato, si registrano significative dif
ferenze nei tassi di assicurazione maschi
Ii e femminiIi (Tavola 8.6). Quando e luo
mo a essere il solo occupato, i tassi di as
sicurazione maschili superano di circa 14
punti percentuali quelIi femminili, mentre
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Tavola 8.5 - Persone assicurate sulla salute e/o contro gli infortuni per sesso, classe di eta, corrdl
zione professionale, risorse economiche familiari, titolo di studio, stato di salute d i
chiarato e numero di malattie croniche. Anno 1999 (a) (quo zien ti per 100 persone con
le stesse cara tte rtsticb e)

RISORSE ECONOMICHE FAMILIARI
Ottime 0 adeguate 21.7 13,6 17.6
Scarse 0 assolutamente
insufficienti 10.5 6.3 8.3

Non indica 19.3 8,6 13,7

NUMERO Dr MALATTIE CRONICHE

STATO Dr SALUTE DICHIAR.ATO
1 (stato peggiorel 8.5
2 10.7
3 15.6
4 22.4

5 (st a to migliore) 17.5
Non indica 11.2

Maschi Fe mrn i ne Tot~de

CLASSE DI ETA

Fino a 14 anni 8.8 7.7 8.2

15-24 anni 11.7 9,4 10.5

25-34 anni 20,7 13.2 17.0

35-44 anni 28.7 17,4 23.1

45-54 anni 28.5 17,3 22.8

55-64 anni 20.1 10.5 15.2

65 anni e pili 6,8 3.9 5,1

CONDIZIONE PROFESSIONALE

Dirigente 48.4 33,3 '15.3

Impiegato 26,4 21.3 23.9

Operaio, a pprendista 16.1 17 ., 14,9-~,J

Imprenditore 51.6 > / ~ 48.4;)0, i

Libero professionista 46.4 36,3 43.9

Lavoratore in proprio 41,1 29.9 38,1

Coadiuvante e socia

di cooperativa 31.6 31,5 31.5

In cerca di occupazione it,7 4.9 4,8

Inabile al Iavoro 7,3 2.2 4.9

Ritirato dal lavoro 9,7 7,0 8 -.J

Altra condizione 9.8 7,9 8,5

TITOLO Dr STUDIO
Senza titolo/Licenza
elementare

Licenza media
Diploma di scuola
secondaria superiore

Titolo universitario

Nessuna
Una 0 due
Tre 0 pili

Totale

l\Iaschi

9,3
19,6

24.6
35.3

18.3
19, ,

9,0

17,9

FC111111ine

5,7
12.0

16.5
26,6

3,0
7.5
9,1

13.5
11 ,3

7,3

11.9
11.2

5,1

11,0

Totale

7.3
16,0

20.6
31.1

5.3
8.'

11.9
17.8
14.5

9.2

15.1

15.2

6.5

14,4

Fonte: Ist at , Inclagine m u lt is co p o "As p e tti d e l la vita q u o t i d i a n a "
(a) I d a ti s o no p r ovvis o ri.

nel caso in cui e solo la donna a essere oc
cupata il tasso di assicurazione femmini
le supera quello mas chile di due soli punti
percentuali. I tassi di assicurazione sia
maschile sia femminile sono massimi n e l
le coppie in cui sono occupati sia l'uomo
sia la donna e tuttavia, anche in questi ca
si, la percentuale di uomini assicurati e
nettamente pili alta di quella delle donne.

La distribuzione dei tassi di assicura
zione a seconda della stato di salute mo
stra, in generale, che le persone in coridi
zioni peggiori sana meno protette dai r i
schi sanitari e di infortunio rispetto al re
sto della popolazione. Cia e vera sia corisi
derando la valutazione soggettiva della
stato di salute, sia la presenza di m a la t
tie croniche: le persone che si ritengono in

peggiori condizioni di salute e quelle che
soffrono di tre a pili malattie croniche
hanno minori coperture assicurative in
tutte le ripartizioni g e ogr af'iche.

L'applicazione di un modello logistico
porta a rivedere i risultati dell'analisi de
s cr i ttiva s ul la relazio ne tra sal u te e co
pertura contro i r i s c h i sanitari (Figura
8.2). Pur presentando tassi effettivi di as
sicurazione pili bassi rispetto a ll a media,
gli indiv idu i che ritengono di essere in cat
tive condizioni eli salute hanna maggiori
pr o ba b i l i t a di assicurarsi rispetto agli
altri, al netto dell'effetto delle altre varia
bili (un fenorneno che Ie imprese del setto
re chiamana "s elez iorie avversa" della
clientela). Sono quindi Ie diverse disponi
b il ita economiche, le differenze di eta e eli
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Figura 8.2 - Risultati di un modello di regressione logistica per la probabtltta di assicurarsi
sulla salute e/o contro gli infortuni per caratteristiche individuali e familiari. An
no 1999 (a) (odds ratios)

0,00 0,50 1,00 1,50
odds ratios (b)

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

SEssa

Maschi(base) ~~~~~~~==9
Femmtne I

5 sratormgltore

ClASSE DI ETA'

STATO DISALUTE

Lvstato peggiore tbase) ~~~~~~r=1

15-24aooi
Finoa Iq anni~

25-34aooi

35-44anni(base)

45-54aooi

55-64aooi

cs annre ptu __

TITOLO DISTUDIO (c)

Senzatitolo (base)

Licenzaelementare

Ltcenzamedia

Diplomadi scuolasecondartasuperiore

Titolouniversitano

CONDIZIONE PROFESSIONALE

Operai (base)

Dirigenti

Impiegati

Imprendhori

Liberiprofessionisti

Lavoratori in proprio

In cercadi occupazlone

Inabilial lavoro

Riuratldallavoro

Altra condzfone

Tee

R1PARTIZIONE GEOGRAFlCA

Nord (base)

Centro ~~~~~~~~=9
Mezzogtomc __

NUMERO DI COMPONENTl

Uno(base)~~~Due

Quattro

Cinqueo piu

RISORSE ECONOMICHE FAMlUARI

Ottime(base) ~~~~~====l
Adeguate I

Scarse __

Assolutamenteinsufficienti _

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Aspetti della vita qu o t id i a n a "
(a) Per il 1999 i dati sono provvis o r i.
(b) Gli odds sono espressi dal rapporto tra la probab il it a di assicurarsi e la prob a b il ita di non assicurarsL Gli odds ratios

sono rapporti tra gli odds relativi ad una m o da lita e t'o d d re l a ti vo alla m o d a lita di riferimento posta uguale a 1, Le
barre in grigio indicano che l'odds ratio non e statisticamente significativo (p>O,05); le barre in bianco sono Ie m o da l i ta
di riferimento e valgono 1,

(c) Aile persone di eta inferiore a 25 anni e sr a t o a rr ribu it o il titolo di studio del capo fa m ig l i a.
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Tavola 8.6 - Coppie per presenza di assicurazioni sulla salute e/o contro gli infortuni, condizioni
di salute, condizione professionale e ripartizione geografica. Anno 1999 (a ) (co mp o
sizioni percentuali)

PRESENZA Dr ASSICURAZIONI NELLA COPPIA

CARATTERISTICHE Nessuno dei Solo lui Solo lei Entrambi Totale
DELLA COPPIA due assicurato assicurato a s s i c u r a t a assicurati

CONDIZIONI Dr SALUTE
In uguali condizioni 74,2 11,9 2,5 11,5 100,0
Lui in peggiori condizioni 78,3 11,1 2,3 8,4 100.0
Lei in peggiori condizioni 75,9 11,8 2,8 9,6 100.0

CONDIZIONE PROFESSIONALE
Nessuno dei due occupato 89,5 4,6 1,4 4,5 100,0
Solo lui occupato 73,0 16,0 1,4 9,7 100,0
Solo lei occupata 78,2 5,8 7,5 8,6 100,0
Entrambi o ccu p a t i 60,7 16,7 4,3 18,3 100,0

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-ovest 69,1 13,8 2,6 14.5 100,0
Nord-est 65,5 16,4 3,4 14,7 100.0
Centro 74,6 11,8 3,0 10,6 100,0
Mezzogiorno 86,4 7,4 1,7 4,5 100.0

Totale 75,5 11,6 2,5 10,3 100,0

Fonte: lst at , Indagine multiscopo "As petti della vita qu o t id i a n a "
(a) I dati sono provvisori.

titolo di studio, oltre alle strategie di of
ferta delle imprese, a far S1 che i tassi ef
fettivi di assicurazione delle persone in
buona salute risultino in definitiva pili al
t i. Per le altre variabili (sesso, eta, titolo
di studio, condizione professionale, ripar
tizione geografica, numero di componenti
e risorse economiche familiari) l'applica
zione del modello conferma invece i risul
tati g ia evidenziati.

Qualche n ovita si profila quindi
all'orizzonte. La quota crescente di popo
lazione che entra nel mercato assicurativo
collocata nelle fasce alte di reddito, occu
pata, di sesso maschile e di eta compres a
tra 35 e 44 anni segnala un ricambio gene
razionale, che porterebbe i giovani lavora
tori a un pili frequente ricorso a forme di
autotutela della salute.

8.3 Riforma del sistema di compartecipa
zione aIle spese sanitarie

Nell'ottica di ridurre le disuguaglianze
nell'accesso dei cittadini a i servizi sanita
ri, le recenti politiche di programmazione
hanno posto un'attenzione crescente ai bi
sogni sanitari degli utenti e hanno previ
sto nuovi strumenti redistributivi con
l'obiettivo principale di garantire mag
giore e qu ita . A questa principio si ispira
l'ultima revisione del sistema di cornp ar
tecipazione dei cittadini aIle spese sa n i
tarie, il cosiddetto "sanitometro".

L'esigenza di contenere la spesa sanita
ria pubblica per ridurre il disavanzo aveva
portato, fin dall'inizio degli anni Ottanta,
a introdurre forme di compartecipazione
alla spesa sanitaria, salvaguardando 1'uni
versal ita del diritto a lla prestazione. In
particolare, si prevedeva il pagamento di
ticket sanitari da parte dei beneficiari di
prestazioni quali l'assistenza farmaceuti
ca, diagnostic a e specialistica, fatte salve
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alcune categorie di esenti. II processo di
riforma del welfare sanitario italiano de
gli ultimi anni Novanta ha proseguito su
questa linea, cercando di combinare l'acces
so universale alla prestazione con la com
partecipazione al costo dei servizi sanitari
in base alla ca pacita economica.

Per assicurare maggiore e qu ita al siste
ma di compartecipazione alla spesa sani
taria e delle esenzioni, la legge di accompa
gnamento alla finanziaria 1998 (n. 449/97)
ha delega to il governo a emanare uno 0 pili
decreti legislativi di riordino della mate
ria ispirati ai seguenti principi:

il Serv iz io sanitario nazionale (Ssn) ga
rantisce la tutela della salute e l'accesso
ai servizi alla total ita dei propri assisti
ti senza distinzioni individuali 0 sociali;
tutti i cittadini possono accedere alla
sa n ita pubblica, partecipando al costa
di alcune tipologie di prestazioni in
rapporto alla situazione economica del
nucleo familiare e alla presenza di spe
cifiche condizioni di salute;
il pagamento diretto da parte dell'assi
stito d i una quota limitata di spesa e
finalizzato a promuovere la consapevo
lezza del costa delle prestazioni.
A partire da questa impostazione, il

decreto legislativo n. 124/98 ha introdotto
il san ito m etro , stabilendo i criteri di esen
zione in relazione alla situazione economi
ca del nucleo familiare, al numero di com
ponenti della famiglia e alla presenza di
specifiche condizioni di salute.

Con la nuova normativa, non ancora ese
cutiva, sono soggette alla compartecipazione
al costo, nell' ambito dei livelli essenziali di
assistenza garantiti dal Ssn, l'assistenza far
maceutica, l'assistenza specialistica, I'a ssi
stenza in day hospital, l'assistenza riabilita-

tiva extraospedaliera e l'assistenza termale.
Rispetto a queste prestazioni vengono riviste
non soltanto Ie categorie di esenzione, ma an
che il sistema dei ticket.

8.3.1 Criteri di inclusione 0 esclusione

Con la normativa attuale, introdotta
dalle leggi finanziarie del 1995 e 1996, il
fattore discriminante per l'esenzione dal
la compartecipazione ai costi sanitari e
L'eta , accompagnata dal reddito familia
re: sono esenti i bambini di eta inferiore a
sei anni e gli anziani di eta superiore a 65
anni che appartengono a famiglie con red
dito complessivo inferiore a 70 milioni di
lire. Questa soglia di reddito non tiene
conto del numero d i componenti della fa
miglia. L'esenzione riguarda anche cate
gorie disagiate quali i disoccupati e i pen
sionati al minima (di eta su periore a 60
a n n i) e i familiari a carico, con un reddi
to familiare complessivo inferiore a 16
milioni (aumentati in presenza di fami
liari acari co), i ti tolari di pension i s 0

ciali e i familiari a carico, n o n che gli in
validi civili, di guerra e di servizio.

II sanitometro rivede la compartecipa
zione alla spesa sanitaria da parte dei cit
tadini, fatte salve Ie esenzioni legate alla
presenza di patologie gravi, che sono rego
late da una normativa diversa. Questo
strumento si basa sulla costruzione di un
indicatore sintetico, volto a misurare il be
nessere economico di ogni cittadino sulla
base dell'indicatore di situazione economi
ca (Ise), tenendo conto non soltanto del red
dito familiare, ma anche del pa tr imonio'.

Per rendere confrontabili famiglie di
diversa ampiezza, l'indicatore viene sue-

c Ai fini della determinazione dell'Ise. il reddito familiare si ottiene sommando il reddito complessivo sog
getto all'Irpef al reddito elerivante dalle att ivita finanziarie. II totale viene ridotto se I'abitazione e in loca
zione e i membri del nucleo familiare non possiedono altri immobili nel comune di residenza. Nella valutazio
ne del patrimonio rientrano i valori mobiliari e immobiliari del componenti f a m i l iar i , anch'essi aggiustatl
secondo alcuni fattori correttivi. Per esempio II valore dell'abitazlone principale di pro prieta e detratto per
intero se essa e diversa da ab itaz iorie slgnorile, villa, castello e palazzo eli eminente valore artistlco 0 storico.
II patrimonio viene incluso nel calcolo dell'indicatore sintetico solo per una percentuale, crescente fino a un
massimo del 20% e elifferenzlata a seconela che la casa di resldenza del nucleo appartenga 0 menu a uno dei
componenti.
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cessivamente rapportato ad una "scala di
equivalenza", costituita da un insieme di
parametri che considerano le differenze
di composizione familiare ritenute rile
vanti per i confronti interfamiliari di be
nessere (numero di componenti del nueleo,
presenza di soggetti handica ppati, fami
glie monogenitore a genitori lavoratori
can figli m ino r i). L'uso di questa scala
all'interno dei meccanismi di selezione
dei beneficiari persegue un obiettivo di
e qu ita , che risulta carente nel vigente si
stema di compartecipazione alla spesa
sanitaria. In aggiunta, dall'indicatore
della situazione economica equivalente
viene detratto un ammontare di cinque
milioni di lire per ogni componente di eta
inferiore ai sei anni a di eta compresa fra
i 65 anni e i 75 anni, elevato a sette milio
ni di lire per ogni ultrasettantacinquenne.
Il sanitometro concede inoltre la possibi
lita all'anziano ultrasessantacinquenne e
all'eventuale coniuge di formare un nueleo
familiare autonomo ai fini della valuta
zione della situazione economica.

Sulla base del valore che risulta
dall'applicazione di questa complesso
meccanismo, i cittadini vengono suddivisi
in tre fasce di compartecipazione al costa
delle prestazioni sanitarie: i parzialmen
te esenti, i totalmente esenti e i non esenti.
Le due fasce di esenzione sana garantite
qualora l'indicatore della situazione eco
nomic a equivalente sia inferiore rispetti
vamente a 36 e a 18 milioni di lire (innal
zati a 23 milioni per i nuelei di un solo
componente).

E possibile stimare in che modo la nuo
va normativa modifichi la distribuzione
dei cittadini tra le diverse classi di esen
zione e di compartecipazione alle spese
sanitarie e valutare la rispondenza dei ri
sultati attesi agli obiettivi di e qu it a di
chiarati.

8.3.2 Distribuzione dei cittadini nelle ca
tegorie previste dal sanitometro

La distribuzione dei cittadini nelle tre
fasce previste dal sanitometro e stata va-

lutata anche nell'ipotesi che le famiglie
can significative quote di reddito da la
voro autonomo, che da molte analisi ri
sultana essere pili pro pense all'evasione
fiscale, siano disincentivate dal nuovo
strumento di misura dei redditi a richie
dere l'esenzione. Sana state a questa pro
posito formulate due ipotesi estreme di
deterrenza, fra le quali verosimilmente si
co ll o ch era la reazione effettiva: can la
prima si prevede che il timore di control
li sulla situazione economica non modifi
chi la propensione dei soggetti a fare do
manda di esenzione e quindi 1'effetto di
deterrenza sia nullo; can la seconda si
stabilisce che, per timore di controlli,
tutte le famiglie propense all'evasione,
che apparterrebbero alle fasce dei "total
mente esenti" e "parzialmente esenti" in
base al sanitometro, non presentino ri
chiesta di esenzione.

Nella situazione attuale, sulla base
delle elaborazioni condotte can il modello
Mastrict sui dati dell'indagine Banca
d'Italia relativa al 1995, gli esenti risulta
no pari al 22,5% dei cittadini, senza con
siderare le esenzioni per patologia.

Can l'introduzione del sanitometro,
nell'ipotesi di deterrenza nulla, i cittadini
esenti raddoppierebbero rispetto alla s i
tuazione attuale diventando il 44,3%; a es
si si aggiungerebbe inoltre un elevato nu
mero di esenti parziali (30,8%), mentre
colora che pagherebbero interamente il
ticket ammonterebbero al 24,9% e rap pre
senterebbero circa un terzo degli attuali
non esenti (Tavola 8.7).

Nell'ipotesi alternativa di deterrenza
massima si verificherebbe un aumento del
14% della quota di cittadini che parteci
pano alla s pesa sanitaria rispetto all' ipo
tesi precedente, mentre le quote di esenti
totali e parzialmente esenti si ridurre b be
ro di circa il 7% ciascuna. Cia che risulta
particolarmente interessante e che, in en
trambe le ipotesi di deterrenza, i total
mente esenti sarebbero costituiti per la
maggior parte da persone che nella situa
z io n e attuale pagano il ticket. Tra le per
sane esenti sulla base della normativa vi
gente soltanto una piccola parte si trove-
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Tavola 8.7 - Popolazione per modafita di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie con
la normativa attuale e a seguito dell'introduzione del sanitometro Cipotesi di deter
renza nulla e deterrenza massima (a)) (ualo ri percentu ali)

CON SANITOMETRO

Toralmente Parzialmente Non escnt! Totahnenre Parz.ialmente Non esenti
esenti cscnn esc-nti esenti

15,8 4,3 2,4 14,3 3,7 4,5
28,5 26,5 22,5 22,4 20,6 34,5
44,3 30,8 24,9 36,7 24,3 39,0

PARTECIPAZIONE

AL COSTO DELLE

PRESTAZIONI

Esenti
Non esenti
Totale

sITUAZIONE

ATTUALE

22,5
77,5

100,0

IPOTESI Dr DETERRENZA NULLA IPOTESI Dr DETERRENZA MASSlMA

Fonte: El a bo ra z io n e Istat con i l modello Mastrict su dati Banca dIta l i a
(a) Per II s rgn if ic a to delle due ipotesl 51 veda il testo (paragrafo 8,5,2),

rebbe a dover partecipare alla spesa sani
taria, Con il sanitometro i p ar z ia lrn e n te
esenti sarebbero formati in prevalenza
(circa 1'85%) da coloro che attualmente
pagano il ticket, rna anche da una quota
(circa il 15%) degli a ttu a li e se n ti .

I cittadini che con la legislazione vigen
te partecipano a i costi sanitari e trarreb
bero vantaggio dalla nuova normativa, di
ventando esenti tot ali 0 parziali, sono sta
t i analizzati rispetto ad alcune variabili
socio-demografiche quali I'e ta, la condi
zione professionale, la nu rner o s ita della
famiglia e l'area geografica di r e s i d.en z a .
I risultati dell'analisi nelle due ipotesi di
deterrenza nulla e massima si diversifica
no per intens ita , rna so no del tutto analo
ghi con riferimento alle teridenz e . In parti
colare, nella seconda ipotesi, le percentua
li di soggetti che beneficiano dell'esenzione
sia totale sia parziale sono sempre pili
basse che nella prima ip ot.e s i. Per sempli
c ita si riportano i dati relativi al caso d i
deterrenza nulla, che peraltro coincide con
l'ipotesi d i corretto comportamento fisca
le (Tavola 8,8),

Risulterebbero particolarmente agevo
lati dalla nuova legislazione i ragazzi tra
6 e 17 anni: all'attuale percentuale di esen
ti 0,80/0) si aggiungerebbe un 47,9% di to
talmente esenti e un 30,6% di parzialmen
te esenti. Anche nelle due classi di eta suc
cessive, il numero di totalmente esenti au
menterebbe in misura rilevante, raggiun
gendo il 38%, rispetto a una situazione at
tuale che ne registra sol tanto il 2,7% tra i
18 e i 30 anni e il 4,5% tra i 31 e i 64 arin i.
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Circa un terzo della popolazione dei gio
vani e degli adulti usufruirebbe, inoltre,
dell'esenzione parz ia le.

Le categorie maggiormente svantaggia
te sarebbero quelle dei bambini al di sotto
dei sei anni e degli a nz ian i ultrasessanta
cinquenni, che attualmente sono esentati
in gran parte dal pagamento delle presta
z i o n i sanitarie (80,9% e 90,7% rispettiva
mente), Con l'introduzione del sanitome
tro, pur diminuendo la quota di bambini
non esenti, soltanto il 59,2% rimarrebbe to
talmente esente e per un altro 27,6% I'esen
zione sarebbe parziale. Nel caso degli an
ziani, la quota di coloro che dovrebbero
partecipare a i costi delle prestazioni sa ni
tarie salirebbe dal 9,3% al 19,7%,

Con la nuova normativa gli esenti au
menterebbero in tutte Ie categorie profes
sionali, rna in particolare tra i disoccupa
ti (dal 21,7% al 69,3%), La quota di par
zialmente esenti risulterebbe pili elevata
tra i lavoratori dipendenti (40,4%), men
tre i la voratori autonomi sarebbero carat
terizzati da un' alta percentuale di non
esenti (44,2%),

Considerando il numero d i componenti
familiari, sono le famiglie numerose a
trarre i maggiori benefici dall'introduzio
ne del san ito metro. La percentuale di to
talmente esenti risulterebbe pili elevata
nelle famiglie di quattro 0 pili componenti
e quella di parzialmente esenti nelle farn i
glie con tre persorie. Si rileva, inoltre, che,
tra Ie famiglie con almeno tre componenti,
la quota di esenti totali cresce all'aumen
tare della dimensione, mentre dirn inu isce



Tavola 8.8 - Popolazione per rnodaltta di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie con la normativa attuale e a
seguito dell'introduzione del sanitometro per classe di eta, condizione professionale, numero di componenti
familiari e ripartizione geografica (valori percentualiJ

SITUAZIONE CON SANITOMETRO SITUAZIONE CON SANITOMETRO

ATTUALE Totalmente Parzialmente Non esenti ATTUALE Totalmente Pa rz i a l m e n t e Non ese nti
esenti esenti esenti esenti

CLASSE DI ETA NU/VIERO COMPONENTI
Fino a 5 an.ni 1 compo n ente

Es e n t i 80,9 59,2 18,4 3,4 Es e n t i 69,5 53,6 6,7 8,6
Non esenti 19,1 0,0 9,2 9,8 Non esenti 30,5 11,3 7,2 12,6
Totale 100,0 59,2 27,6 13,2 Toutle 100,0 64,9 13,9 21,2

6-17 anni 2 compo nent i
Esenti 3,8 3,8 0,0 0,0 Esenti 45,2 29,2 9,7 6,3
Non esenti 96,2 47,9 30,6 17,6 Non esenti 54,8 ] 4,7 ] 9,4 20,7
Totale ]00,0 51,8 30,6 17,6 Toutle ]00,0 43,9 29, ] 27,0 00

18-,30 an ni 3 compo ne n t i

Esenti 2,7 2,7 0,0 0,0 Esenti 17,7 10,8 4,8 2,] C/J
>

Non esent! 97,3 35,3 32,7 29,3 Non esenti 82,3 24,1 30,7 27,5 3
Totale 100,0 38,0 32,7 29,3 Totale ]00,0 34,9 35,5 29,6 --J>,

,31-64 anni 4 compo nen t i
..

Esenti 4,5 4,3 0,2 0,0 Esenti 10,5 7,9 2,0 0,6
n
>

Non esenti 95,5 33,7 33,3 28,5 Non esenti 89,5 33,4 31,3 24,8 2::
Totale 100,0 38,0 33,5 28,S Totale ] 00,0 4] ,3 33,3 25,4

OJ

65 an ni e ph) 5 c o mpo ne nt i >
2::

Esenti 90,7 57,9 19,5 13,3 Es e n t i 14,1 ]2,0 1,6 0,5 rrJ
Z

Non esenti 9,3 0,] 2,8 6,4 Non esenti 85,9 40,5 27,0 ]8,4 j
Totale 100,0 58,0 22,3 19,7 Totale ]00,0 52,5 28,6 18,9 z

CONDIZIONE PROFESSIONALE 6 c ompon e ni i e ph) 0
Lauoratori d ip e n de nt i Esenti ]4,3 8,8 1,6 3,9 :;d

2::
Esenti 0,2 0,1 0,1 0,0 Non e sent i 85,7 38,7 22,2 24,8 >
Non esenti 99,8 26,9 40,3 32,6 Totale ] 00,0 47,5 23,8 28,7

--J

Totale 100,0 27,0 40,4 32,6 RIPARTrZIONE GEOGRAFICA ~
La uorato ri i n d ipen dent i Nord rrJ

Esent! 2,8 1,2 0,8 0,8 Esenti 20,4 11,0 5,7 3,7 o
0

Non esenti 97,2 27,7 26, ] 43,4 Non esenti 79,6 16,7 31,1 31,8 2::
T'o t a l e 100,0 28,9 26,9 44,2 'I'o t a Ie 100,0 27,7 36,8 35,5 "d

0
Disoccupati Centro :;d

Es e n t i 21,7 2],5 0,2 0,0 Es e n t i 19,5 13,0 4,4 2,1
--J
>

Non esenti 78,3 47,8 20,7 9,8 Non esenti 80,5 27,2 29,4 23,9 2::
rrJ

Totale 100,0 69,3 20,9 9,8 Totale 100,0 10,2 33,8 26,0 Z
Condizione non professionale Me z zog i orn o j

Esenti 35,4 24,3 7,1 1,0 Esenti 26,6 23, ] 2,5 1,0 U
Non exenr i 61,6 27,0 21,1 16,5 Non cse nt i 73,1 43,6 19,3 10,5 t:l
Totale 100,0 51,3 28,2 20,5 Toutle ]00,0 66,7 21,8 11,5 n

::1
--J

Fonte: Elaborazione Istat con i l m o d e l lo Ma s tri ct s u dati Banea dTt a l i a >
~ u
0

3\0
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quella di esenti parziali. Nelle famiglie d i
uno 0 due componenti, la percentuale di
esenti subisce soltanto una lieve d irn inu
zione; nonostante la presenza non trascu
rabile di parzialmente esenti, una parte
di coloro che attualmente non pagano le
prestazioni dovrebbe pagarle.

Il Centro-sud risulterebbe favorito r i
spetto al Nord. Al Centro gli attuali non
esenti si distribuirebbero equamente fra
le tre classi previste dal sanitometro; nel
Mezzogiorno la quota di esenti totali au
mentere b be pili che nelle al tre ri p art iz io
n i , mentre al Nord la maggior parte degli
individui confluirebbe tra i parzialmente
esenti e l'area dell'esenzione totale cresce
rebbe di poco. Le regioni settentrionali
del paese si troverebbero quindi ad avere
la percentuale pili bassa di persone e se n
tate dalla compartecipazione a lla spesa
sanitaria e la percentuale pili alta di non
esenti.

8.3.3 Effetti redistributivi del sanitometro

Il confronto tra la situazione economica
del nucleo familiare in cui vive il soggetto e
la sua partecipazione a lla spesa sanitaria

consente di trarre alcune indicazioni sugli
effetti redistributivi della riforma che isti
tuisce il sanitometro. Una valutazione del
10 stato di bisogno con riferimento al solo
aspettoeconomico e certamente parziale;
cia nonostante, l'approccio seguito corisen
te d i trarre utili indicazioni sull'impatto
degli strumenti utilizzati.

Incrociando i dati su l reddito familia
re disponibile, reso equivalente ap pl ican
do la scala prevista per l'Ise, con le infor
mazioni sulla compartecipazione alle sp e
se sanitarie in assenza (Tavola 8.9) e in
presenza (Tavola 8.10) della riforma, si
osserva che il numero dei soggetti rel ati
va mente benestanti (4° e 5° quintile della
distribuzione del reddito) che beneficiano
dell'esenzione e destinato a ridursi dra s ti
camente con l'applicazione del sanitorne
tro, scendendo dal 21,7% a una percentua
le trascurabile (2%, nell'ipotesi di deter
renza nulla).

D'altra parte, nella situazione attuale,
la percentuale di soggetti appartenenti ai
primi due quintili, che raccolgono Ie fami
glie a pili basso reddito, che non beneficia
dell'esenzione e pari al 35,1% del totale dei
non esenti: in seguito all'applicazione del
sanitometro questa percentuale si r i d ur-

Tavola 8.9 - Popolazione per quintili di reddito familiare disponibile equivalente e modaltta di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie secondo la legislazione attuale
Cualori perceniuali)

PARTECIPAZIONE Ai COSTO QUINTILI Dr REDDITO EQUIVAiENTE Totale

DELLE PRESTAZIONI 1° 2° 3° 4° 5°

ESENTE
0/0 riga 35,1 24,6 18,6 14,4 7,3 100,0
0/0 colonna 38,8 27,3 20,6 16,1 8,7 22,5
0/0 del totale 7,9 5,5 4,2 3,2 1,7 22,5

NON ESENTE
0/0 riga 16,1 19,0 20,7 21,8 22,5 100,0
0/0 colonna 61,2 72,7 79,4 83,9 91,3 77,5
0/0 del totale 12,4 14,7 16,1 16,9 17,4 77,5

TOTALE
0/0 riga 20,3 20,2 20,3 20,1 19,1 100,0
0/0 colonna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0/0 del totale 20,3 20,2 20,3 20,1 19,1 100,0

Fo nte. Elaborazione l st a t con il modello Mastrict su dati Banca d'Italia
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Tavola 8.10 - Popolazione per quintili di reddito familiare disponibile equivalente e modalrta di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie secondo il sanitometro (i p o t e s i
d i deterrenza nulla e deterrenza massima (a)) (valori p ercerttual i)

IPOTESI DI DETERRENZA NULLA IPOTESI DI DETERRENZA MASSIMA
PARTECIPAZIONE AL COSTO
DELLE PRESTAZIONI Quintili di reddita equivalente Totale Quintili di reddito equivalente Totale

IO 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5°

ESENTE

% riga 45,0 39,6 13,4 1,7 0,3 100,0 45,9 41,1 11,2 1,5 0,3 100.0

% colonna 98,0 86,8 29,3 3,7 0,8 44,3 82,9 74,5 20,3 2,8 0,6 36,7

% del totale 19,9 17,6 5,9 0,7 0,2 44,3 16,9 15,1 4,1 0.5 0,2 36,7

10 ARZIALMENTE ESENTE

% riga 0,9 7,8 43,8 42,2 5,4 100,0 0,7 8,3 48,0 39,7 3,2 100 °% colonna 1,4 11,8 66,5 64,5 8,7 30,8 0,9 10,0 57,6 48.1 4.1 24 3

% del totale 0,3 2,3 13,5 13,0 1,7 30,8 0,1 2,0 11,7 9,7 0,8 24,3

NON ESENTE

% riga 0,5 1,1 3,4 25,7 69,3 100,0 8,5 8,0 11 ,5 25,4 !±6,6 100 °'Yr, colonna 0,6 1.4 4,2 31,8 90,5 24,9 16,2 15,5 22,1 49,1 95,3 39 °% del totale 0,1 0,3 0,9 6,4 17,2 24,9 3,3 3,1 4,5 9,9 18,1 39,0

TOTALE

% riga 20,3 20,2 20,3 20,1 19,1 100,0 20,3 20,2 20,3 20,1 19,1 100,0

% colonna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0

% del totale 20,3 20,2 20,3 20,1 19,1 100.0 20.3 20,2 20,3 20,1 19,1 100,0

Ponte: Elaborazione Istat con il modello Mastrict su dati Banca d'Italia
(a) Per il significato delle due ipotesi s i veda il testa (paragrafo 8.5,2),

rebbe all'l ,6%. AIle stesse conclusioni si
giunge operando sotto l'ipotesi di deter
renza massima, eccetto che per i soggetti
appartenenti ai due quintili inferiori che,
in base al sanitometro, non beneficerebbe
ro di alcun tipo di esenzione: il loro peso
salirebbe al 16,5%, a causa della prevista
rinuncia a lla richiesta di esenzione da
parte di potenziali evaso r i.

Analizzando le transizioni tra gli stati
di esenzione e di compartecipazione al co
sto delle prestazioni sanitarie prima e do
po l'introduzione del sanitometro, sotto
l'ipotesi di deterrenza nulla, si osserva che
il 70% circa degli esenti secondo l'attuale
sistema di compartecipazione a ll e spese
sanitarie resterebbe tale anche dopo la
riforma (Tavola 8,11). Si tratta, in preva-

lenza, di individui appartenenti ai tre
quintili inferiori di reddito familiare
equivalente: Tra coloro che passerebbero
dallo stato di esenzione totale a quello di
esenzione parziale 09%) figurano so pra t

tutto soggetti appartenenti a l l e classi di
reddito medio-alte (30 e 4° qu int il e ). Infi
ne, i soggetti che perderebbera l'esenzione
in seguito all'applicazione del sanitome
tro 00,6%) sono rappresentati soprattut
to da benestanti (4°-5° qu int i le ).

L'analisi delle transizioni di colora che,
nella situazione attuale, non sono esenti
conduce, simmetricamente, alle stesse
conclusioni. L'86% dei soggetti che otter
rebbero l'esenzione dopo la riforma a ppar
tiene ai pr irn i due quintili, una stessa
quota di quelli a cui verrebbe attribuita
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Tavola 8.11 - Transizione delle persone tra gli stati di esenzione/partecipazione al costo delle pre-
stazioni sanitarie nella situazione attuale e a seguito dell'introduzione del sanito-
metro per quintiledi reddito familiare disponibile equivalente (valori percentuali)

PARTECIPAZIONE AL COSTO IPOTESI DI DETERRENZA NULLA (a) IPOTESI DI DETERRENZA MASSIMA (a)

DELLE PRESTAZIONI Quintili d i reddito equivalente Totale Quintili d i reddito e qu iva le nre Totale

ATTLALE CON SANITOMHRO 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5°

Esenti

(22,5%) Esenti 34,7 23,2 10,4 1,9 0,2 70,4 31,1 21,2 9,0 1,8 0,2 63,4

Parzialmente esenti 0,3 1,2 7,6 8,8 1,0 19,0 0,3 1,0 6,9 7,5 0,7 16,5

Non esenti 0,1 0,2 0,6 3,7 6,1 10,6 3,7 2,3 2,7 5,1 6,4 20,2

Totale 35,1 24,6 18,6 14,4 7,3 100,0 35,1 24,6 18,6 14,4 7,3 100,0

Non esenti

(77,5%) Esenti 15,7 15,9 4,7 0,4 0,1 36,8 12,7 13,3 2,7 0,2 0,1 29,0

Parzialmente esenti 0,3 2,7 15,2 14,2 1,8 34,2 0,1 2,3 13,1 10,3 0,8 26,6

Non esenti 0,1 0,3 0,9 7,2 20,5 29,0 3,2 3,4 5,0 11,3 21,6 44,4

Totale 16,1 19,0 20,7 21,8 22,5 100,0 16,1 19,0 20,7 21,8 22,5 100,0

Fonte: Elaborazione Istat con il modello Mastriet su dati Banea d'ltalia
(a) Per i l signifieato delle due ipotesi si veda il testo (paragrafo 8.5.2).

l'esenzione parziale appartiene aIle classi
medio-alte (3°-4° q u in ti le ), mentre il 71%
di coloro che permarrebbero nello stato di
non esenti si colloca nel quintile superiore.
Anche con riferimento all'ipotesi di deter
renza mas sima si giunge a conclusioni non
dissimili da quelle appena esposte.

In definitiva, i criteri di s e l e tt ivi ta in
corporati nel sanitometro sembrano ga
rantire, rispetto all'attuale quadro legi
slativo, una migliore modulazione della
compartecipazione alla spesa sanitaria
in termini di e q u it a.

Rimangono alcune incognite relative
all'attuazione della normativa che riguar
dano in particolare: la p o s s ib il it a di atti
yare controlli adeguati e tempestivi in
grado di scoraggiare le dichiarazioni non
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veritiere, dato il numero elevato di poten
ziali esenti; Ie diffico lta gestionali e i co
sti amministrativi legati all'utilizzo del
10 strumento predisposto e ai controlli che
esso rende necessari; Ie diffico lta dei cit
tadini nel redigere la dichiarazione di re
sp o ns ab il ita sulla propria situazione fa
miliare ed economica ai fini del riconosci
mento dell'esenzione.
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Bisogni sanitari e allocazione delle risorse del Servizio
sanitario nazionale: divari territoriali

Nel corso degli anni Novanta le politi
che di programmazione sanitaria, accan
to alla centrali t a tradizionalmente asse
gnata alla componente di offerta, intesa
come dotazione di risorse strumentali e
finanziarie, hanno posto un'attenzione
crescente alle problematiche connesse allo
stato di salute dei cittadini, ovvero alla
componente di domanda.

Nell'analisi delle o pportunita che il
Se rv iz i o sanitario nazionale (Ssn) offre al
cittadino diviene quindi importante veri
ficare non soltanto l'equilibrio nella di
stribuzione delle risorse, rna anche la ca
p a ci ta di soddisfare la domanda di salu
te su l territorio.

L'analisi territoriale delle relazioni
esistenti tra Ie diverse dimensioni del Ssn,
quali l'offerta di servizi, il finanziamento
complessivo e la spesa sanitaria pubblica,
mette in luce ancora molteplici diffor
m ita tra queste dimensioni e le esigenze
sanitarie della c o lle tt iv it.a di riferimento.
In generale si delinea un quadro in cui i fi
nanziamenti si traducono in un'offerta sa
nitaria non sempre correlata ai bisogni e
l'influenza dell'offerta sulla spesa alimen
ta ulteriori distorsioni.

Quadro normativo

La politica sanitaria, fino agli anni p iu

recenti, e stata fortemente concentrata
sull'offerta di servizi e prestazioni. Anche
la riforma dell'inizio degli anni Novanta
(d.lgs. n. 502/92 e d.lgs. n. 517/93) aveva
mantenuto l'accento sull'offerta, non tanto
per renderla omogenea sul territorio, rna
per promuovere l'uso efficiente delle risor
se, introducendo nel Ssn elementi di priva
tizzazione e di concorrenza. In quest'otti
ca, le Unita sanitarie locali (Us1) so no di-

ventate Aziende sanitarie (As1) e si sono co
stituite le Aziende ospedaliere, con mag
giore autonomia gestionale e funzionale.
Da un punto di vista organizzativo, i di
stretti sono rimasti lun ita di base dei ser
vizi rna, pur essendo g ia previsti dalla
riforma del 1978, in generale non sono sta
ti realizzati. Inoltre, le regioni avrebbero
dovuto provvedere a organizzare i diparti
menti, come nodi di coordinamento e inte
grazione di tutti i percorsi di accesso ai
servizi sanitari da parte dei cittadini e
anche questo e avvenuto solo parzialmente.

Con la recente "riforma ter" (d.lgs. n.
229/99), dopo aver posta l'enfasi sulla con
correnza tra az ie nde , il criterio della pro
grammazione torna a essere centrale; si
parla di nuovo di integrazione socio-sani
taria dei servizi a livello territoriale e del
la partecipazione dei comuni sia all' a p
provazione dei piani sanitari sia alla ve
rifica della loro attuazione. In sede di pro
grammazione viene regolato anche il fi
nanziamento delle prestazioni e delle fun
zioni assistenziali ed e compito delle re
gioni definire accordi contrattuali con le
strutture pubbliche e accreditate su l volu
me massimo di prestazioni che ognuna di
esse si impegna ad assicurare. Il principio
di co nco r re n z.ial ita tra aziende si stempe
ra COS! in una pianificazione concertata
tra regioni e az ien de , per ridurre possibili
differenze di risultato, spes so derivanti
da capac ita gestionali diverse.

Sulla difficol ta di realizzare un miglio
re equilibrio hanno influito anche i proble
mi, incontrati a livello centrale, nel distri
buire in modo equo i finanziamenti alle re
gioni. Il Ssn, dal momenta della sua istitu
zione, e stato finanziato attraverso il Fon
do sanitario nazionale (Fsn) , alimentato
da contributi e imposte riscossi a livello
centrale. Dal 1993, con l'introduzione
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dell'autonomia impositiva regionale, il
Fsn diviene un'integrazione delle risorse re
gionali. In base all'attuale decreto su l fe
deralismo fiscale, esso dovrebbe essere abo
lito entro tre anni e sostituito da addizio
nali Irpef e da un fondo perequativo, di
stribuito in funzione della cap a cita fiscale
e dei fabbisogni sanitari di ogni regione.

II progressivo passaggio verso un servizio
sanitario decentrato a livello regionale si e
accompagnato a una modificazione conti
nua dei criteri di allocazione delle risorse fi
nanziarie alle regioni. Esse sono state asse
gnate, in passato, secondo standard quanti
tativi che prescindevano dalle differenze
qualitative dell'offerta e secondo una quota
capitaria che, fino agli ultirni anni, non ha
tenuto conto delle diverse condizioni di salu
te della popolazione a livello territoriale.

Cia ha avuto ripercussioni sui compor
tamenti di spesa. I ripianamenti dei defi
cit di bilancio a livello centrale sono dive
nuti, di fatto, un modo per attribuire ri
sorse aggiuntive alle regioni che avevano
speso di pili rispetto a quelle che avevano
risparmiato.

II Piano sanitario nazionale (Psn)
1998-2000 abbandona il criterio dei "livelli
uniformi eli assistenza" (presente nel pre
cedente Psn 1994-1996) per ripartire Ie ri
sorse sul territorio e introduce i "livelli e s
senziali di assistenza", misurati con indi
catori di bisogno sanitario, alla ricerca
quindi d i u nequ ita basata s u l rapporto
tra esigenze, offerta e qu a li ta.

La maggior au tonomia fiscale e I' in tro
duzione di valutazioni connesse a i bisogni
sanitari per la ripartizione del Fsn do
vrebbero garantire che le risorse d isp o ni
b ili rispondano meglio alle esigenze. Di se-

guito, si ana l iz z.era se questo processo si
stia realizzando ese, considerando che il
finanziamento influenza direttamente
l'offerta e la qu a lita dei servizi erogati,
permangano situazioni d i squilibrio.

Un indicatore sintetico di bisogno sanitaria

II principio secondo cui le risorse andreb
bero allocate in base al bisogno, nell'ipotesi
che a uno stesso livello di bisogno debba cor
rispondere parita di prestazioni e che risor
se maggiori debbano essere disponibili dove
i bisogni siano pili elevati, pone il problema
di definire e misurare Ie riecessita sanitarie
delle diverse popolazioni.

Per poter analizzare il grado di rispon
denza della distribuzione territoriale delle
risorse sanitarie pubbliche con i livelli di bi
sogno di tutela della salute, questi devono
essere misurati prescindendo dai livelli di
consumo d i se rviz i sanitar i , i quali possono
rappresentare al pili la parte di domanda
soddisfatta. Per il fenomeno di induzione
de llofferta sulla domanda, il consumo sani
tario tenderebbe infatti a sovrastimare in
alcuni casi e a sottostimare in altri il reale
bisogno di salute dei cittadini.

Si e p e rcio fatto ricorso ad un insieme
di indica tori che rappresentano Ia strut
tura per eta della popolazione, la morta
lira generale e per alcune cause di morte,
la speranza d i vita a ll e eta anziane, la
presenza d i i n d iv idu i affetti da malattie
cronico-degenerative, la presenza d i disa
bili e invalidi e Ia percezione soggettiva
del proprio stato di salute da parte d e i
c i t t a d i n i".

Le informazioni derivanti dai singoli in
dicatori sono state sintetizzate attraverso

'Gli indicatori considerati so n o:
- per la struttura per eta: l"inelice eli vecchiaia (clato d a l rapporto tra la popolazione resiclente eli eta su p e

riore a 65 anni e quella eli eta compresa tra 0 e 14 a n n i) l'inelice eli elipenelenza (elato dal rapporto tra la
p o la zio nc resielente di eta compresa tra 0 e 14 anni e eli eta superiore a 65 anni e la popolazione eli 15-64 an
n i). la percentuale di bambini (al di sotto elei 6 anni) sulla popolazione e la percentuale eli elonne in eta fe
conela (tra 15 e 49 anni) sui totale elelle elonne;
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un'analisi in componenti principa li , me
diante la quale sono stati individuati
quattro f a t t o r i", Il primo rappresenta la
"struttura per eta" e vede Ie regioni Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e
Umbria, caratterizzate da un'elevata per
centuale di popolazione anziana, contrap
porsi a Campania, Sicilia, Puglia e Ba s ili
cata, che hanno una struttura mediamente
piu giovane. 11 secondo fattore descrive le
situazioni in cui le condizioni di salute so
no compromesse dalla "presenza di disabi
lita e malattie cron iche": Mo lis e , Basilica
ta, Umbria e Calabria sono in questo caso
le regioni piu svantaggiate e occupano le
posizioni p iu alte in gra du a toria. La terza
componente sintetizza i differenziali regio
n a l i in termini di "mo rta l i ta ", i nte s i tanto
come livelli (speranza di vita a 65 anni,
m or ta lit a complessiva, m ort.al ita infanti
le), quanto come distribuzione secondo le
principali cause di morte (tu m o r i, malat
tie cardiovascolari, malattie respiratorie

e dell'apparato digerente, traumatismi e
avvelenamenti). La "cattiva valutazione
dello stato di salute" completa il quadro.

Successivamente e stato calcolato un
indica tore sintetico d i bisogno sa n ita r io",
per costruire una graduatoria delle regio
n i , I prirn i p o sti, corrispondenti a situa
zioni di maggior bisogno sanitario, sono
occupati da Liguria, Umbria, Toscana ed
Emilia-Romagna; gli u lt irn i da Puglia,
Sardegna, province autonome di Bolzano e
Trento e Valle d'Aosta

Risorse disponibili e funzionamento del
Ssn: divari regionali

Prima d i verificare Ie relazioni esisten
ti tra bisogno sanitario d e i cittadini e ca
ratteristiche del Ssn, e opportuno delinea
re i l quadro dei differenziali territoriali
quanto a risorse disponibili e funziona
mento dei sistemi sanitari r e g io n a l i",

- per la m o r t a l i t a: la speranza d i vita a 65 a n n i , i l tasso d i rno rta l it a infantile, i tassi standardizzati d i
m o rta l ir a calcolati per la mortal ita complessiva e per alcune cause d i morte (t u m o r i , malattie cardiova
scolari, malattie dell'apparato re s p ir at o r i o , malattie dell'apparato digerente, traumatismi e avvelena
m e n t i ):

- per la cr o n icita: la percentuale di persone che dichiarano almeno due malattie croniche sui totale della p o
polazione; la percentuale d i persone che dichiarano di soffrire delle seguenti malattie croniche: tumore, ul
cera gastrica 0 duodenale, diabete, ipertensione arteriosa, infarto del miocardio, trombosi - embolia - emor
ragia cerebrale, angina pectoris, altri disturbi del cu o re , bronchite cronica - e nfisema , asma bronchiale;

- per la disa bilir a , linva lid ita e 10 stato di salute percepito: la percentuale d i persone con almeno una d isa
b il it a riferita sia alia popolazione di sei anni e oltre sia alia popolazione ultrasessantacinquenne; la per
centuale di persone con almeno uninvalidita permanente, la percentuale di persone che dichiarano un catti
vo stato d i salute suI totale della popolazione.

"Essi spiegano 1'80,8% dell'inerzia torale.
I quattro fattori derivati dall'analisi in componenti principali s o n o stati trasformati in graduatorie re

gionali. L'indicatore sintetico d i bisogno sa n ita r io e stato ottenuto sommando i ranghi relativi aile quattro
gracluatorie e costruerido COS! una nuova gracluatoria delle regioni ita liane , Per i l calcolo dell'indicatore sin
tetico sono stati utilizzati i ranghi a n zic h e le coordinate fattoriali attribuendo 10 stesso peso aile quattro
componenti pr i n cip a l i emerse dall'analisi. Non e sembrato infatti opportuno attribu ire pesi diversi sulla ba
se della v ar iab i l i ta del fenomeno sui territorio.

8 Questa parte dell'analisi e stata condotta suddividendo Ie variabili relative aile risorse e al funzionamen
to dei servizi per aree omogenee (offerta d i primo e secondo livello, offerta ospedaliera, qual ita dei se rv iz i e
indicatori d i domanda-offerta). Per ogni area e stara effettuata un'analisi in componenti pr i n c ip a l i al fine
di giungere a definire indicatori indipendenti e a costruire graduatorie regionali. Per quanto riguarda i l fi
nanziamento e la spesa, le graduatorie delle regioni sono state ottenute considerando l'ammontare d i risorse
finanziarie pro capite.
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Per l'applicazione di un'analisi in com
ponenti principali relativa all'offerta di
primo e secondo livello, sono stati conside
rati indicatori per L'a n n o 1997 riferiti al
Ia organizzazione delle As19, alIa medicina
di base comprensiva del servizio di guar
dia medica, al personale del Ssn , alIa do
tazione di a pparecchia tu re di alta tecno
l o g ia'? e all'assistenza territorial ell.

Dall'analisi emergono tre dimensioni
principali che descrivono rispettivamente
la riorganizzazione delle AsI, la d isporiib i
l it a di risorse umane e strumentali di se
condo livello e la d isponib ilita di medici
(prime tre colonne della Tavola 8.12).

La riorganizzazione delle Asl e intesa
nel senso indicato dalle normative di rifor
rna sanitaria del 1978 e del 1992, che pre
vedevano l'istituzione dei distretti e dei
dipartimenti. La graduatoria regionale
mostra come tale riorganizzazione si stia
realizzando suI territorio con tempi mol
to diversi, con possibili ripercussioni
sul lacce s s ib il ita ai servizi da parte dei
cittadini: Toscana, provincia autonoma
di Trento, Emilia-Romagna, Liguria e
Fr iu li-Venezia Giulia occupano le posizio
n i alte della graduatoria a significare uno
stadio p iu avanzato di attuazione della
riforma e si contrappongono a Calabria,
Molise, Sicilia e Sardegna, a uno stadio
piu arretrato.

Per quanto riguarda Ie risorse di secon
do livello, le regioni che occupano le prime
p o s iz io n i in graduatoria (Valle d'Aosta, li
guria, Umbria e Molise) si distinguono per
un'elevata disponibrl ita di personale sani
tario e di servizi territoriali (esclusi am
bulatori e laboratori). Anche questa dimen
sione dell'offerta ha un ruolo importante

nel processo di ristrutturazione e raziona
lizzazione dei servizi sanitari. Le politiche
sanitarie degli ultimi anni hanno infatti
stabilito che, per garantire una maggiore
adeguatezza del sistema di cure aIle esi
genze dei pazienti, le regioni debbano prov
vedere alIa riorganizzazione della rete
ospedaliera e avviare un processo di deo
spedalizzazione dei casi non acuti, reso
possibile dal potenziamento degli interven
ti di riabilitazione e lungodegenza ne llarn
bito dei servizi territoriali e residenziali.

Approfondendo questa dimensione in
termini d i rapporto tra settore pubblico e
privato che opera all'interno del Ssn in re
gime di corivenz iorie, si rileva che l'eroga
zione di prestazioni di secondo livello,
escludendo latt iv ita degli ambulatori e
laboratori, e prevalentemente di parte
pubblica: appartengono aIle Asl il 95% del
le strutture territoriali e 1'830/0 di quelle
semiresidenziali. La componente privata
assume un ruolo di rilievo soltanto nellas
sistenza in regime residenziale (40%).

La terza dimensione che emerge nella
sintesi degli indicatori di offerta di primo
e secondo livello ordina le regioni secondo
la d is p onib il ita di medici di medicina ge
nerale (medici di base e p e d iatri). di guar
dia medica e specialisti delle Asl . L'offerta
e particolarmente elevata nella provincia
autonoma di Trento, in Sardegna e nel Mo
lise e scarsa nella provincia autonoma di
Bolzano, in Lombardia e nel Lazio.

L'altra variabile fondamentale dell'offer
ta sanitaria e il sistema ospedaliero, che
assorbe la quota piu consistente di risorse
umane, tecnologiche e finanziarie (oltre il
50% della spesa sanitaria complessiva e de
termina ta dal l: o sp e da liz zaz.io n e ).

') Nu m e ro eli elistretti per Asl e percentuale eli Asl elotate eli elipartimenti per tipologia Celipartimenti eli sa
lute mentale, eli prevenzione, materno-infantili) e eli s erv iz i eli trasporto ai centri eli elialisi e eli assistenza
elomiciliare integrata.

10 Tac - Tomografia assiale computerizzata e Rmn - Risonanza magnetic a nucleare.
1! Ambulatori e laboratori, servizi eli assistenza a tossicoelipenelenti, elisabili, anziani, consul tori materno

infantili, strutture semiresielenziali e resielenziali.
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Tavola 8.12 - Offerta di primo e secondo livello, offerta ospedaliera, indicatori di domanda-offer-
ta e di qualfta dei servizi ospedalieri: graduatorie regionali. Anni 1997 e 1998

OFFERTA Dr PRIMO E SECONDO UVELLO (a) OFFERTA OSPEDALIEIL" (b) DOMANDA-OFFERTA OSPEDALIERA Ie) QCAI.ITA (d)

Riorganizzazione Disponibilita eli Presenza di Attrazione Emigrazione dei
REGIONI delle Asl risorse umane medici particolari sanitaria sanitaria erogari

e strurnentali di per acuti specializzazioni
secondo livello

Piemonte 7 13 14 14 4 9 14 8
Valle d'Aosta 15 ] 13 19 13 1 2 2
Lombardia 10 14 20 8 10 11 20 5
Bolzano-Bazen 1 ,± 5 21 9 20 12 4 1
Trento 2 15 1 3 1 13 6 3
Veneto 6 9 18 10 7 7 18 6
Friuli-Venezia Giulia 5 6 15 5 6 2 21 7

Liguria 4 2 9 2 18 4 11 9
Emilia-Romagna 3 11 6 6 14 3 15 ~

Toscana 1 8 17 13 15 8 17 10
Umbria 8 3 5 15 5 15 13 13
Marche 11 12 10 7 17 10 5 11
Lazio 12 19 19 1 3 5 19 12
Abruzzo 9 18 7 4 21 14 7 14
Molise 20 4 3 16 19 6 1 18
Campania 16 20 16 20 8 17 9 16
Puglia 13 21 12 12 12 19 16 19
Basilicata 17 16 8 21 11 18 3 21
Calabria 21 10 4 17 2 20 10 17
Sicilia 19 17 11 18 16 21 8 15
Sardegna 18 7 2 11 9 16 12 20

Fonte: Elaborazione Istat s u dati del Ministero della s a n ita ; Is t a t , Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana"
(a) Le tre graduatorie sono relative ai lattori derivati dallanalisi in componenti principali che spiegano il 65,6% d i inerzia totale.
(b) Le due gracluatorie sono relative ai lattori clerivati dall'analisi in componenti principali che spiegano il 64,0% di irie rz ia totale.
(e) Le due gracluatorie so no relative ai lattori derivati dall'analisi in componenti principali che spiegano il 70,2% cli in erzra totale.
(d) La gr adu a tor ia e relativa al fatrore d e riva t o clall'analisi in componenti principali che spiega il 69,6% d i inerzia totale.

Una seconda analisi in componenti
principali e stata p e rci o effettuata inclu
dendo indicatori relativi al personale ospe
daliero e alIa dotazione di posti letto. Per
questi u l ti m i, s i e fatto riferimento a ll a
destinazione d'uso, distinguendo quelli per
la degenza ordinaria da quelli per il day
hospital e, nell'ambito dei ricoveri ordina
r i, individuando quelli per a.cuti , per lu n
godegenza e riabilitazione post acuzie e
quelli disponibili nei reparti di terapia in
tensiva e nelle specralita a elevata assi
stenza Ccardiochirurgia, nefrologia, neu
rochirurgia, psichiatria eccetera).

L'analisi individua due componenti
principali: la prima descrive la quota pili
importante dell'offerta complessiva, ovve
ro la d is p on ib il ita di personale e di posti
letto per a cut i; la seconda rappresenta
particolari specializzazioni dell'offerta
ospedaliera (qu ar ta e quinta colonna del
la Tavola 8.12).

Nel primo caso Laz io , Liguria, provin
cia autonoma di Trento e Abruzzo presen
ta n o un offerta maggiore in termini di
personale e di posti letto; nella situazione
opposta si trovano Basilicata, Campania
e Valle d'Aosta.
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Approfondimenti

Figura 8.3 - Posti letto pubblici e privati accreditati per tipologia di destinazione e regione.
Anno 1997 (composizioni percentu alt)
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La seconda componente risulta di pru
diffi c il e interpretazione, p e rch e si ve rifi
ca una polarizzazione, che vede da un lato
le regioni caratterizzate da una buona of
ferta d i servizi di day hospital e di lungo
degenza (provincia autonoma di Trento,
Lazio, Piemonte) e, dall'altro, quelle con
un'offerta altrettanto buona di posti letto
di terapia intensiva e nelle sp e c ia l it a a
elevata assistenza (Abruzzo, Mo lise ). In
questa caso, dunque, la posizione di ogni
regione dipende dalla prevalenza di risor
se dell'uno 0 dell'altro tipo.

Anche l'offerta ospedaliera si caratte
rizza per l'erogazione di parte delle pre
stazioni mediante il settore priva to accre
ditato con il Ssn, la cui presenza e varia
bile a livello territoriale. Nell'ospedalizza
zione di pazienti con malattie acute,
1'85% dell'offerta di posti letto e relativa
al comparto pubblico. La percentuale seen
de all'80% circa in Emilia-Romagna e La
zio e a meno del 74% in Campania e Cala
bria (Figura 8.3). Nell'assistenza di pa
zienti per i quali e necessario prolungare
il ricovero, il privato svolge un ruolo pre
ponderante: a livello nazionale soltanto il
56% della dotazione di posti letto di lu n
godegenza e riabilitazione post acuzie e
pubblico e la percentuale diminuisce in
misura consistente in alcune regioni, qua
Ii il Lazio (14%) e la Calabria (17%).

Per meglio comprendere il funzionamen
to complessivo del sistema ospedaliero, oc
corre completare il quadro dell'offerta con
altre variabili, quali il tasso di utilizzo dei
posti letto, la degenza media, la m obil ita
sanitaria interregionale e la compleasita
dei casi trattati, definiti come indicatori
di domanda-offerta, in quanto non dipendo
no esclusivamente dalla domanda espressa
rna sono indirettamente influenzati dalla
d is p o n ib il it a d i strutture.

Anche in questo caso, e stata applicata
un'analisi in componenti principali e sono
risultate due Ie componenti che si nte tiz
zano una quota elevata dell'informazione:

la prima individua le regioni caratteriz
zate da alte percentuali di immigrazione
sanitaria e da elevati indici d i cornp le s
s ita della casistica ospedaliera in regime
di ricovero ordinario, che spiegano anche
tassi di utilizzo dei posti letto e durate
medie d i degenza superiori alla media; la
seconda individua le situazioni "d i fuga",
ovvero quelle in cui si registrano flussi con
sistenti in uscita tanto per ricoveri ordi
nari quanto per day hospital (s e sta e set
tima colonna della Tavola 8.12).

In testa a ll a gradu a toria regionale se
condo la prima dimensione troviamo la
Valle d'Aosta che insieme a l Molise si ca
ratterizza anche per un'elevata mobil ita
in uscita. Le aree del paese in cui il siste
ma ospedaliero risulta sottoposto a una
pressione maggiore, sia per dover soddi
sfare una domanda aggiuntiva di pazien
ti non residenti nella regione, sia per dover
far fronte a ricoveri complessi che richie
dono maggior impiego di risorse, sono il
Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna,
la Liguria e il Lazio.

Nella seconda dimensione, appare
preoccupante la situazione di alcune re
gioni, prevalentemente del Sud, in cui e
frequente il ricorso a strutture ospedalie
re situate a I di fuori dell'area di residen
za tanto per i ricoveri ordinari quanto per
quelli in day hospital. I1 fenomeno puo es
sere determinato da problemi di accessi
b il it a , legati a l l a mancanza di strutture
nella regione di residenza, 0 a situazioni
di inefficienza 0 bassa qu a lit a dei servizi.

Per quanto attiene alla qu a l ita dei s e r
v iz i sanitari, i dati disponibili non sono
sufficienti a fornire un'informazione com
pleta, in grado di contribuire all'interpre
tazione dei differenziali territoriali emer
s i dall'analisi. Tuttavia, con l'applicazio
ne di un'analisi in componenti principali
ai tempi di attesa degli utenti delle Asl e
ad alcuni indicatori di soddisfazione dei
cittadini per gli orari della Asl e per i ser
vizi ospedalieri, si ottiene una gradua to-
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Figura 8.4 - Finanziamento e spesa sanitaria pubblica e in convenzione pro capite per regione.
Anno 1998 (migliaia di lire)
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ria reg iona le'" che lascia intravedere la
presenza di zone critic he .

Questa graduatoria esprime una con
cordanza piuttosto elevata con quella re la
tiva alla riorganizzazione delle Asl, rno
strando come le regioni che sono intervenu
te modificando I' assetto organizzativo so
no anche quelle che presentano meno pro
blemi di accesso ai servizi. Allo stesso tem
po, cia potrebbe indicare che gli interventi
normativi vengono recepiti e realizzati pili
velocemente nelle re a lta caratterizzate g ia
da una buona qu alita delle prestazioni.

Un legame positivo risulta anche tra la
graduatoria relativa a lla q u a l it a e quella
riferita agli indica tori di domanda-offer
ta, che colloca nelle prime posizioni le re
gioni caratterizzate da consistenti flussi
di m o b il it a ospedaliera provenienti da a l
tre regioni. La c a p a c it a di attrarre una
quota di domanda esterna di o sp e da l i zz a
zione si accompagna generalmente a una
qu a lita dei servizi superiore a lla media.

Per completare il quadro delle risorse di
sponibili, e opportuno considerare i finan
ziamenti del Ssn, che costituiscono l'input
del sistema. Nel 1998 le risorse finanziarie,
assegnate alle regioni in base all'ammonta
re di popolazione residente, ai consumi e al
bisogno sanitario ammontavano a 103.644
miliardi di lire, corrispondenti a circa un
milione 800 mila lire pro capite, rna a oltre
un milione 900 mila lire al Nord, un milione
850 mila lire al Centro e a un milione 650
mila lire nel Mezzogiorno: questo svantag
gio delle regioni meridionali trova spiega-

zione nel minor gettito derivante dall'Irap e
dall'addizionale Irpef (Ia quota di fina n
ziamento che ne deriva ammonta al 38% ri
spetto ad una media nazionale del 60%), 01
tre che nella ristrettezza delle entrate pro
prie. Esso viene compensato soltanto par
zialmente dall'integrazione del Fsn. A livello
regionale il finanziamento complessivo va
da un massimo di oltre due milioni di lire
per residente in Liguria ed Emil ia-Rorna
gna, al minima di poco pili di un milione
500 mila lire in Basilicata (Figura 8.4). Nel
la graduatoria regionale, il Mezzogiorno e
la Valle d'Aosta occupano le posizioni basse,
rappresentative di una minore disporiibi
l ita di risorse finanziarie.

Divari tra bisogni sanitari e risorse di
sponibili

Per verificare la corrispondenza tra la
distribuzione delle risorse (strumentali e
finanziarie) e i bisogni sanitari e necessa
rio capire come la dotazione e il funziona
mento del sistema si colleghino al la do
manda di salute dei cittadini.

A questa scopo, si pu o definire una
misura complessiva dell'offerta sanita
r i a13 da mettere a confronto con l'indica
tore sintetico di b isog no"; non tanto per
val u tarne l ' adegua te zza in termini asso
luti, rna in termini relativi a livello re
gionale.

In generale, si presenta una s it u a
zione di disallineamento (Tavola 8.13):
a parte il caso della Liguria, dell'Emi-

12 Gli indicatori utilizzati nell'analisi sono: percentuale di persone di 18 anni e pili che si sono recate alia Asl e han
no atteso piu di 20 minuti per ricevere la prestazione; percentuale di persone di 18 anni e pili che si sono recate alia
Asl e dichiarano cornodi gli orari di apertura; percentuale di persone che hanno subito un ricovero ospedaliero e si
dichiaranomolto soddisfatte dei servizi di assistenza medica, assistenza infermieristica e dei servizi igienici.

13 L'indicatore sintetico d i offerta e stato costruito sommando i ranghi di tre graduatOrie regionali relati
ve a llaxlispo n ibi lita d i risorse umane e strumentali di secondo livello (seconda colonna della Tavola 8.12), a lla
d is pon ib i lita di medici (te rz a colonna) e all'offerta ospedaliera per acuti (quarta co lo nna). In questo modo s i
ottiene una nuova graduatoria regionale, che media gli squilibri allocativi risco nr rati nelle singole graduato
rie di partenza.

14 Cfr. il paragrafo Un indicatore sintetico di hisogno sanitario.
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Tavola 8.13 - Bisogno e offerta sanitari, finanziamento e spesa sanitaria pubblica e in
convenzione pro capite: graduatorie regionali ( a )

REGIONI Bisogno Offerta Ei na nz ia m e n t o Spesa pubblica
sanitario (b) sanitaria (b) pro capite (c) pro capite (c)

Pie monte 10 16 9 12
Valle d'Aosta 17 11 16 3
Lombardia 14 17 7 9
Bolzano-Bozen 19 12 10 1
Trento 17 2 12 2
Veneto 15 13 8 14
Friuli-Venezia Giulia 6 7 4 8
Liguria 1 1 2 4
Emilia-Romagna 4 4 1 5
Toscana 3 14 6 10
Umbria 2 4 5 7
Marche 12 8 3 6
Lazio 12 15 11 11
Abruzzo 16 8 14 13
Molise 4 4 13 17
Campania 9 21 19 15
Puglia 21 18 18 19
Basilicata 6 18 21 21
Calabria 8 10 20 18
Sicilia 10 20 17 20
Sardegna 20 3 15 16

Coefficiente d i correlazione tra ranghi Cd) 0,196 0,382 -0,008

Fonte: Elaborazioni Is t at su dati del Ministero della sa n it a ; lstat
(a) Gli indicatori utilizzati si riferiscono agli anni 1994-1998.
(b) Per la definizione degli indicatori si veda il testo (note 7 e 13).
(c) Le graduatorie sono costruite a partire dagli indica tori corrispondenti.
(d) Con la graduatoria del bisogno sanitario.

lia-Romagna e del Molise, che occupano
10 stesso posto nella graduatoria
dell'offerta e in quella relativa al b i s o
gno, per le altre regioni si rilevano sco
stamenti, in alcuni casi molto elevati.
Toscana, Campania, Basilicata e Sici
lia sono in posizioni basse nella gra
duatoria d i offerta sanitaria e medio
alte in quella del bisogno. Tutte e quat
tro le re gi oni presen ta n o valori infe rio
ri a l l a media per i posti letto ospeda
lieri per mille abitanti; inoltre, la To
scana r i s u l t a sottodimensionata anche
per la dotazione di medici (di base e
specialisti), mentre Basilicata e Sici
lia hanno relativamente poche struttu
re di secondo livello. La Campania oc
cupa posizione basse in tutte e tre le
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graduatorie che concorrono a definire
l'offerta.

Un discorso opposto vale per la Sarde
gna e la provincia autonoma di Trento.
Esse occupano posizioni basse nella gra
duatoria di bisogno sanitario e alte in
quella relativa all'offerta. A un'elevata
do t a z io n e di medici si accompagna infat
ti una buona d i s p o n ib il ita di strutture di
secondo livello per la Sardegna e di strut
ture di ricovero per la provincia autono
rna di Trento.

11 confronto tra finanziamento e biso
gno sanitario mette in luce altri squilibri:
mentre la dotazione di risorse finanziarie
colloca Molise, Campania, Basilicata e
Calabria in posizioni basse rispetto ai po
sti occupati nella graduatoria d i bisogno,
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in una situazione opposta si trovano Mar
che e provincia autonoma di Balzano, rna
anche Veneto e Lombardia.

In relazione a ll a spesa sanitaria pub
blica, sintesi della domanda soddisfatta,
le province autonome di Trento e Balzano e
la Valle d'Aosta occupano le prime posi
zioni in graduatoria, rna le ultime in qu el
la di bisogno sanitaria. Nelle regioni g ia
segnalate come svantaggiate per ammon
tare dei finanziamenti, anche la gradua-

toria della spesa conferma disallineamen
ti can quella di bisogno.

In defini tiva, I' analisi satta linea co
me siano freq uenti divari tra l e p o s i z i o
ni delle regioni nelle graduatorie di of
ferta, di spesa e di finanziamento e in
quella di bisogno sanitaria. La compo
nente di bisogno sanitaria dovrebbe rico
prire un ruolo crescente nei criteri di r i
partizione delle risorse finanziarie a l Ie
regioni.

1997. Roma, 2000. (Annuari n.
a, 2000. (Annuari n. 12)

ali ed economiche delle Usl e Ie Aziende ospedaliere. An-
io nazionale, Anno 7. Ro 1998.
Usl e degli lstituti di a pubblici, Anno 1997. Roma, 1998.

E DELLA PEA, R ne generale sulla si-
no 1998. Roma, I to fico de stato, 1999.
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Capitolo 9

Disagio economico e mobflita sociale

L a pouertd, in termini relatiui, interessa 1'11,8% delle fa in iglie italiane riel 1998 e in
termini assoluti, sulla base di un paniere di berii e servizi essenziali, il 4,4%, Da u n

punta di vista comparatiuo, la diffusio ne della pouertd relat iua in Ita li a e so sta n z ial
mente in linea con la media europea . L'analisi delle ca ratterist icb e delle famiglie poue
re co nferma la p resenz a di phi segmenti . Accanto aile fasce di popolazio n e tra dizio n al
mente a riscb io di pouerta, quali gli an z ia ni, le famiglie nu merose e quelle di disoccu
p ati riel Mezzogiorno, si in diui du.a n o i lavoratori a basso redd.it o, i cosid.detti working
poor: e il caso, ad esemp io, di u n certo riu mero di copp ie monoreddito con figli m inori e
persona di riferi men.to operaia .

Soprattutto eforte L'inerzia della p ouertd (circa il 70% delle perso ne in co n di z io ne di
p ouertd riel 1994 e rimasto tale fino al 1996). II riscb io di diuentare poueri e piu alto per
coloro cb e b an no sperimentato una co n diz ion e di disagio gia in precedenza . La pouerta
ten de a persistere a ncb e per la caren z a di p ol it icb e di co ntrasto: come si e uisto, una
quota sign ificatiua d i fa m iglie a basso reddita non ric eue trasferimenti p u.bblici (capi
tolo 7). Segnali positivi prouengo no d a misure di Lim.itata ent ita, come L'asseg no per le
fam iglie con almeno tre figli m inori e l 'auuio della sperimenrazione del reddito m.in imo
di inserimento, cbe non posso no co mpensare la rna ncan z a di uno strurnento specifico e
generaliz z ato di contrasto della po uertd .

Oltre cb e da difficolta permanenii delle f amiglie ad acqu isire redditi, la p ouertd p uo
essere prouocata da euenti critici in ambito famili are e lauoratioo. La prima fo nte di
disagio e rappresentata dal p assaggio della persona di riferimento della famigli a d alla
coridiz io ne di occupato a quella di disoccupato (e ancbe rit irato dal lauoro), Molto rile
uante e an cbe Ia n ascita di u n figlio, soprattutto nel p assaggio dalla con di.zione di single
a quella di monogenitore, ma ancbe da copp ia senz a figli a coppia con un figlio. La sepa
ra z io ne e la uedouanz a agisco no soprattutto sulle copp ie con figli minori, mentre per le
altre fam iglie eparticolarmente critico l 'ingresso di un membro aggregate, sp esso anzia
no con reddito basso.

Se si gu arda aile cause delle gravi difficolta economicbe cbe si posso no uerificare nel
corso della vita, oltre alia presenz a di u n re d d ito insufficiente si segnalano alcu ni even
ti cbe non riguardano trasform a zioiii [a m iliari e della co n dizio ne lauo rat iua . Si tratta
in p articola re deliacqu.isto deltab itazione, della malattia 0 decesso di un fmniliare e
dell'avvio 0 del fallimento dell'ilnpresa familiare.

Questi eventi possono agire anche nella fase di uscita dei giovani dalla famiglia di origine.
11 rischio di incontrare gravi difficolta entro cinque anni dall'avvio di urla vita autonoma e
forte e relativamente indipendente dalle condizioni socio-economicbe della famiglia di origi
ne. 1fa tto ri cbe banno maggiore inf7uenza sono il tito!cJ di studio basso) la residenza nel iYlez
zogiorno, il motivo dell 'uscita dalla fam iglia e l'in izio precoce della vita autonoma. Il peso d i
quest'ultimo motivo conferma l'ipotesi che il rinvio dell'uscita, conle e stato rilevato nei pre
cedenti Rapporti annuali) sia in qualche misura obbligato e orientato a prevenire un riscbio.

La persistenza di disuguaglianze nel nostro paese e confennata dall'analisi della
mobilita sociale. L'Italia e caratterizzata, in prima approssimazione, da un 'elevata
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mobilita. il 62% degli occupati nel 1998 ha cambiato classe sociale rispetto a quella del
padre. Tuttauia, il fenomeno e essenzialmente il risultato dei cambiament i della strut
tu ra dell'occupazione che si sono verificati nel corso del tempo. Infatti, al netto di que
sti effetti, il regime di mobilita e piuttosto rig ido e la classe di o rig ine influisce forte
mente sui destini occupazionali degli individui.

Le opportu nita di mobilita sociale degli italiani dipen do no in larga misura d alla loro
origine sociale. La probabilita di diuentare un imprenditore, un libero professionista 0

un dirigente, accedendo alle posizioni di vertice della scala sociale, e pari al 45,3% per
un uomo di origine borghese e al 9% per un figlio di un operata. An.alogamente, mentre
circa la meta (48,5%) dei figli della classe operaia urbana hanno seguito il lavoro del
padre nel corso della vita adulta, soltanto una quota esigua dei discendenti della bor
ghesia (11,2%) non e riuscita a conseruare la propria situazione di partenza ed e retro
cessa nella classe operata, Analoghi risultati valgono per le donne.

La mobilitd intergenerazionale b a avuto luogo preualentemente ira classi contigue. A
p aritd di altre condizioni, uomini e donne non presentano sostanziali differenze nelle
opporturiita di p assaggio, Il maggior livello di rnob ilitd delle donne e spiegato, in larga
misura, dalla d iuersa struttura dell'occupazione fem m in ile e in particolare d al maggior
peso della componente irnp iegatiz ia,

Dal punta di vista della ca rriera, cioe per la mobilita intragenerazionale, le donne
sono meno mobili (24,4% rispetto a 33,7%). Per esernp io, alia prima occupazione il rap
porto tra uom.ini e donne che giungono alla borghesia provenendo da un 'altra classe
sociale e m.inore di quanta non lo sia considerando l'occupazione attuale. Nel corso della
vita lauo ratiua, qu.in di, le donne hanno rnirio ri possibilita rispetto agli uomini di perue
nire a posizioni occupazionali p iic vantaggiose.
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9.1 Componenti strutturali e dinamiche
della poverta in Italia

Per analizzare il livello e la portata del
disagio economico, ci si coricentrera, di
seguito, su l segmento pili svantaggiato
della popolazione, rappresentato dalle
famiglie che vivono in condizioni di
p ove r ta . In particolare, si analizzeranno
l e componenti strutturali e dinamiche che
caratterizzano la situazione di disagio.
L'obiettivo e di individuare sia eventuali
gruppi omogenei tra Ie famiglie povere ai
quali rivolgere politiche specifiche, sia gli
eventi critici che concorrono ad aumenta
re le probab il ita di entrare 0 uscire dallo
stato di p over t a .

9.1.1 Andamento della pouerta

Profondi mutamenti hanno carat te r iz
zato la condizione di p overta relativa
negli ultimi venti anni: a partire dal 1980
la percentuale di famiglie povere e ere
sciuta fino a superare il 14% nel periodo
1987-89. Nel decennio successivo, e andata
progressivamente diminuendo, ritornando
ai livelli della meta degli anni Ottanta.
Nel 1998 risultavano povere in senso rela
tivo circa due milioni 558 mila famiglie,
pari all' 11 ,8% del totale e corrispondenti a
sette milioni 423 mila individui. Se si con
sidera la poverta assoluta, il livello si
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riduce decisamente, coinvolgendo il 4,4%
delle famiglie, per un totale di 950 mila
unital.

L'indagine sui consumi delle famiglie,
sulla quale si bas a la misurazione della
p overta , ha subito una profonda r i stru t

turazione nel 1997: per questa ragione i
dati del periodo precedente possono essere
utilizzati per analizzare le ca r a t t er i s t i
che strutturali e le dinamiche della
poverta, mentre non e possibile confronta
re i livelli del passato con i dati pili re cen
ti Ccfr. il box Come leggere i dati sulfa
pouerta in serie storica).

Dal 1992 il divario fra le incidenze della
poverta del Nord e del Mezzogiorno e
costantemente aumentato: circa il 65%
delle famiglie povere risiede nel Mezzogior
no, dove quasi una famiglia su cinque vive
in condizioni di p overta relativa. L'analisi
de ll'f ntensita della p overta mostra come, a
una pili ampia diffusione del fenomeno ne l
le regioni meridionali, si accompagni una
maggiore grav it a del disagio.

Sono le famiglie numerose, di cinque e
pili componenti, a presentare una maggio
re incidenza della poverta, con un valore
prossimo al 23%, rispetto alle altre t ip o lo
gie. Per i nuclei familiari con tre e pili figli
minorenni l'incidenza e del 27,2% a livello
nazionale e del 37,8% nel Mezzogiorno.

:E diminuita nel tempo la diffusione
della poverta tra le persone che vivono da
sole, in particolare tra gli anziani. Una

1 La p overta relativa e una misura che tiene conto del tenore di vita medio della co llett ivita e d emerge per
confronto. Quindi, paradossalmente, la frequenza relativa dei povert potrebbe aumentare anche se la loro
ca p a c ita di consumo aumenta. Per valutare quanti si trovano in condizione di maggior d iffico lta economica,
accanto alia p o verta relativa si misura quella assoluta, in base a l val ore monetario eli un paniere eli ben i e ser
viz i consielerati essenziali. II paniere comprenele una componente alimentare, una relativa all'abitazione e una
terza rappresentata elall'insieme delle spese che soelelisfano Ie altre n e cess tt a familiari.

427



ISTAT - RA.PPORTO ANNUALE 1999

Come leggere I dati sulla poverta in serie storica

Nei paesi sviluppati la
p ouerta si misura general
mente in termini retatiui,
riferen do si al tenore di vita
medio della popolazione. I
risultati dip en do no dal g ra
do di disuguaglianza nella
distrib u ztone della sp esa
per consumi(o del reddito),
assumendo che queste varia
bili economiche siano corre
late con il liuello di benesse
reo

La metodologia uffi c ial
mente adottata in Italia e
b as a t a sull'International
standard of poverty line
(Ispl): viene defi n ita p ouera
una farn iglia di due co mpo
nenti che ha una spesa per
consumi inferio re 0 uguale
alia spes a media per perso
na nel p aese (linea di
p ouertd ), Per famiglie di
d iuersa am.p iez z a e necessa
rio a dotta re dei coefficienti
co rrett iui (scale di equ iua
le n z a), in modo da rendere
equivalente la spesa di tali
famiglie a quella della
famiglia di rife ri me n to di
due componenti, tenendo
conto delle economie di sca
la re aliz z ab ili all ta u merita
re della dimensione del
nucleo familiare. La scala
utilizzata in Italia e quella
adottata dalla meta degli
anni Ottanta dalle Commis
sioni di indagine sulla
poverta.

I due indicatori phi fre
quentemente utilizzati sono
l'incidenza della poverta,
costituita dalla percentua
Ie di famiglie 0 di persone
povere, e l'intensita della
poverta, definita come
distanza media percentuale
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dei consumi delle famiglie
pouere dalla linea di
p ouertd . Quest'ultimo in d i
cato re fo rn.isce una m isu ra
della g rauitd della situ a z i o
ne d i dep riua xio ne relatiua
in cui uersano i poueri .

Per misurare la pouerta in
Italia si utilizzano i dati sul
le spese per consumi desunti
dall.'in dagine dell'Istat sui
consumi delle famiglie. Que
sta scelta sc aturisce dalla
considerazione che i dati sul
le spese farniliari sono gene
ralmente pill affidabili
rispetto a quelli sui redditi,
inoltre il co nsurno, utilizzato
come proxy del reddito per
manente, appare pill adatto
a misu.rare l'effettiuo livello
di vita in termini di bisogni
so d disfatt i, mentre il redd ito

corrente rappresenia un iridi
cato re che misura la capa
cita di soddisfare i bisogni.
D 'altra parte, i bisogni delle
persone uariano nel corso del
la vita: con l'eta anziana essi
tendono a ridursi e a sposta r
si verso seruizi a preualente
forn itura p ubblica, come i
seruizi sanitari. Va qu indi
tenuto presente che le misure
della pooerta basate sulla
spesa potrebberoportare a
stimare una d~ffusione del
fenomeno tra gli anziani
maggiore rispetto aile misu
re basate suI reddito.

L'indagine dell'Istat forni
sce un quadro completo del
comportamento delle fami
glie italiane in materia di
consumo. Sono tuttavia neces
sariamente esclusi dall 'osser
vazione i senza fissa dimora,
che si trovano generalmente in
condizioni di estremo disa-

gio, e coloro che vivono in isti
tuzioni. Altri gruppi di popo
lazione colpiti da forme di
esclusione sociale, come i tos
sicodipendenti 0 gli alcolizza
ti, risultano generalmente
esclusi, pur se con.tattabili,
percbe difficilrnente accetta
no di collaborare alia rileua
zione.

Per quanto riguarda l'affi
dabilita e la qu.alitd complessi
va det dati, soprattutto in ter
mini di adeguatezza delle defi
nizioni adottate e delle uariabi
li rileuate, 10 sforzo di migiio
ramento prod.otto dall'Istat e il
processo di armonizzazione
all'interno dell'Unione europea
hanno portato nel 1997 a una
profonda ristrutturazione del
le metodologie di rileuazione e
trattamento dei dati. La nuova
rileuazione ha posta maggiore
attenzione soprattutto aile
spese non alimentari, riuscendo
a recuperare, in gran parte, la
sottostima dellivello dei consu
rni familiari. Ci6 ha comporta
to un aumento dei livelli di spe
sa media mensile farniliare e,
di consegueriza, un aumento
della disuguaglianza tra le
famiglie. Infatti, chi si troua in
condizioni agiate destina una
quota maggiore di risorse al
soddisfacimento di bisogni non
primari, concentrati essenzial
mente nell'ambito dei traspor
ti, della cultura e del manteni
mento dell'abitazione. Ci6 ha
provocato una rottura nella
serie storica degli indicatori
relativi alia poverta che rende
impossibife if confronto pun
tuale tra i dati relativi al 1980
1997 e quelli relativi all'ultimo
biennio (Figura 9.1).



---f!!J]}-- Incidenza (vecchia serie)

_ Incidenza (nuova serie)

Anni

-lmm- Intensita (vecchia serie)

~ Intensita (nuova serie)

10 +--im!!l=:=::J'!1'1p-d~~------------.J!!i!t:::::::I1l=Y:C::::::tllitlj::::::....:=-____1

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

20 +----------;,<-----------------".;:--------r----------j

5+-----------------------------------:

25,-----------------------------------,

Figura 9.1 - Incidenza e Intenstta della poverta in Italia. Anni 1980-1998 (ualo ri percerituali)

15 t-----------s:::::=Jlill]jF=!\i0l"'------------_

9. DISAGIO ECONOMICO E MOBILITA SOCIALE

Fonte: Istat , Indagine sui consumi delle famiglie
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famigli a di due componenti.
Le fa miglie che presentano
livelli di consumo pii; bassi
del p aniere minima sono 950
mila, con un'incidenza del
4,4%. La p ouertd assoluta si
attesta qu indi su livelli deci
samente infe riori risp etto
alla p ouertd relativa, ma
mantiene profili analoghi
secondo la ripartizio ne geo
g rafica e le caratteris ticb e
fam iliari, It Mezzogiorno
registra un'incidenza della
pouertd assoluta del 9, 7%,
pari a circa 692 mila [ami
glie, rispetto a un'incidenza
del 1,6% nel Nord e del 2,2%
nel Centro. It valore pii; alto
si riscontra per le fam iglie
con tre 0 piii figli, gli anzia
ni che vivono da soli si collo
cano al secondo posto.

territo riale p it; svantaggia
ta, con oltre un quarto delle
[a m iglie in stato di p ouertd
(corrispondente a circa 5
m iiioni di in diuidu i), pur
presentando un lieve miglio
ramento rispetto all'ultimo
anno. In Italia l 'iritenstta
della p ouertd s i attesta sul
22,4% con un lieve peggiora
mento rispetto all.'an no pre
cedente.

Per approjondire la cono
scenza del fenomeno, accan
to ad una misura relativa si
determ.in a una linea di
p ouerta assolu ta, che corri
sponde al valore moneta rio
di un paniere di bent e serui
z i co n siderati essenziali per
il nostro paese. Tale soglia e
ovviamente assai inferiore a
quella relatiua: nel 1998 essa
risu lta pari a un milio ne 12
mila lire mensilt, per una

La nuova serie storica e
caratterizzata da valori
della linea di p ouertd relati
va decisamente phi elevati
rispetto a quelli calcolati
sulla base della precedente
iridagine. nel 1998 la soglia e
pari a uri milione 476 mila
lire mensili, L'incidenza del
la pouerta risulta in lieuiss i
mo regresso rispetto
all'anno precedente, atte
standosi sull '11,8% delle
jamiglie italiane, co rrispon
dente in valore assoluto a
due milioni 558 mila fami
glie, La percentuale di indi
uidui che vive in stato di
pouerta risulta in entrambi
gli anni vicina al 13%, pari a
circa 7,4 milioni di persone,
conjermando la persistenz a
di maggiori livelli di d isag io
tra i nuclei pii; numerosi. It
Mezzogiorno rimane la zona
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simile tendenza si osserva anche per le
coppie di anziani. Nonostante questa
dinamica favorevole, i tassi di p o ve r ta
per anziani soli e coppie di anziani r is ul
ta n o ancora tre volte pili elevati 03,4% e
14,4% rispettivamente) rispetto a quelli
dei singoli e delle coppie in cui la persona
di riferimento abbia me no d i 65 anni (Ie
rispettive percentuali risultano pari a
3,9% e 4,3%).

Si osserva una progressiva e sostanziale
convergenza tra l'incidenza della p ove rta
fra le famiglie in cui la persona di r if eri
mento e un uomo e quelle in cui e una don
na, sebbene per la seconda tipologia i livel
li si mantengano pili elevati. Il divario e
pili accentuato nel Mezzogiorno. I pili alti
rischi di p overta interessano le donne
anziane e sole al Nord e le donne sole con
figli al Sud.

Sulla poverta influisce notevolmente la
mancanza di lavoro: nelle famiglie in cui
nessun componente e disoccupato I'irici
denza r is ult a pari al 10% circa, mentre
raggiunge il 39,3% (circa 190 mila fa m i
glie) in quelle che hanno due 0 pill cornpo
nenti in cerca di occupazione. Nel Mezzo
giorno, per questo tipo di famiglie, l'inci
denza r isu lta del 45% rispetto al 24,4%
delle regioni settentrionali. Tuttavia,
anche le famiglie con occupazioni stabili a
basso reddito (ad esempio operaie) pre
sentano incidenze di poverta superiori al
resto della popolazione.

Sull'incidenza della pove rta influisce
anche il titolo di studio: tra le famiglie in
cui la persona di riferimento possiede la
licenza elementare 0 media inferiore l'inci
denza e circa il 19%.

Per approfondire l'analisi si far a rife r i
mento in seguito a differenti fonti, in te
grandole: l'indagine sui consumi delle

famiglie, per analizzare la diffusione e
I'Interisit a della povert.a relativa e i n d ivi
duare una mappa della p ove r ta ; il panel
europeo per rappresentare pili specifica
mente la dinamica nel tempo; l'indagine
multiscopo su famiglie e soggetti sociali
per porre in luce il ruolo di alcuni eventi
che possono destabilizzare la situazione
economica della famiglia, aumentando il
rischio di p overta.

9.1.2 Una mappa della poverti/

Lo studio delle famiglie a rischio di
poverta viene in generale effettuato ana
lizzando le singole caratteristiche asso
ciate con la condizione di disagio. I profi
li delle famiglie interessate possono essere
tracciati in modo pili efficace se si con s i
derano le variabili congiuntamente.

Sintetizzando Ie caratteristiche dei set
te gruppi individuati dall'analisi, tra le
famiglie povere si trovano innanzitutto
nuclei che hanno sol tanto redditi da pen
sione, con una prevalenza di anziani che
vivono soli 0 in coppia. Questo risultato
pu o in parte dipendere dagli stili di vita
prevalenti tra gli anziani, che destinano
ai consumi una quota del 101'0 reddito

2 La mappa della p o ve rt a e sta ta tracciata sulla base di un'analisi delle corrispondenze multiple e una sue
cessiva cluster a n alvsis cuc hanno consentito eli suelelivielere le famiglie povere in sette gruppi a partire da dif
ferenti tipi di variabili: graelo eli p ov crta , caratteristiche occupazionali dei singoli componenti, situazione
reddituale per fonte eli reeldito e percentuale eli percettori, caratteristiche socio-demografiche, ripartizione
geografica eli re s ide nz a struttura dei consumi (cornposizione della spesa per consurni distintamente per ali
mentari, abitazione, tr sporti e comunicazioni, sa n i t a e istruzione). Per delineare la mappa sono sta t i uti
lizzati i dati dell'indag ne sui consumi delle famiglie relativa al 1998.
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inferiore a quella caratteristica delle
fasce deta precedenti. Situazioni di
poverta si mettono in luce anche per farn i
glie can uno a piu occupati: in questa caso,
e la bassa qualifica professionale, asso
ciata al basso titolo di studio, a ridurre le
ca p ac ita reddituali e a determinare
situazioni di d iffico lt a , Si delinea sempre
p iu nettamente il profilo dei cosiddetti
working poor, coinvolgendo anche famiglie
di tre componenti, tradizionalmente a
minor rischio di poverra. Le famiglie
numerose presentano situazioni di disa
gio soprattutto quando il percettore e uno
solo, in particolare nel Mezzogiorno, dove
si presentano nuclei poveri can tre a p iu
figli minori. Sempre nel Mezzogiorno
risulta forte il legame tra p ove rt a e disoc
cupazione, che investe non soltanto i gio
vani in cerca di prima occu pazione, rna
anche la persona di riferimento della
famiglia, compromettendone la ca p a c ita
reddituale.

L'analisi dettagliata dei sette gruppi
(Tavola 9.1) mostra che la maggioranza
delle famiglie povere si colloca in due
gruppi nei quali la persona di riferimento
e prevalentemente pensionata e l'unica
fonte di reddito e costituita da una a p iu
pensioni. I1 primo, denominato famiglie
di pensionati, e in assoluto il p iu consi
stente (39,70/0 delle famiglie povere). E d i f
ficile individuare una tipologia familiare
dominante: risultano tuttavia maggior
mente rappresentati i nuclei di due com
ponenti in cui la persona di riferimento e
uomo, di oltre 60 anni, can un basso titolo
di studio. I1 gruppo presenta livelli di con
sumo malta ridotti e si colloca per un ter
zo al di satta del 30% della linea di
poverta relativa, livello che corrisponde
all'incirca a lla linea di p ove rt a assoluta.
Appartengono allo stesso gruppo anche la
maggioranza dei genitori soli ritirati dal
lavoro a in altra condizione non lavorati
va, can figli adulti non occupati a a bassi
livelli di occupazione. In questa gruppo la
spesa per trasporti e comunicazioni e
ridotta, data 1'avanzata fase del ciclo di
vita familiare, mentre la spesa per lab i
tazione e malta elevata. La dotazione di

- ------------------
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beni durevoli e Ie condizioni abitative sana
inferiori a l la media.

I1 secondo gruppo di famiglie povere can
pensionati, i pensionati pill anziani, ra c
coglie il 13,70/0 delle famiglie povere, costi
tuite per la maggior parte dagli altri
nuclei can persona di riferimento pensio
nata che ha nella pensione l'unica fonte di
reddito. Queste famiglie sana formate in
misura su periore a l la media da anziani
soli, uomini a donne; piu di un terzo sana
ultrasettantacinquenni. Nella maggior
parte dei casi, la quota di percettori di
reddito e elevata (dal 750/0 al 1000/0): cia
dipende anche dall'elevata presenza di
componenti anziani, che aumenta la pro
b ab il ita di percepire prestazioni sociali.
La distanza dalla linea di p o v ert a relati
va risulta abbastanza elevata, rna non
tale da rendere povere in termini assoluti
le famiglie del gruppo. I1 possesso di beni
durevoli e piu basso della media (il 600/0
non possiede automobile, il 130/0 non pos
siede lavatrice), anche per ragioni legati
a ll o stile di vita. La spesa per trasporti e
comunicazioni e particolarmente bassa,
mentre la quota maggiore della spesa per
consumi e destinata all'abitazione e
all'alimentazione (20-400/0 del totale).

Un'altra quota significativa di poveri si col
laca nei tre gruppi di famiglie che, in buona
parte, hanna il reddito da lavoro come unica
fonte di sostegno (i cosiddetti working POOl) .
I1 primo di questi tre gruppi, le coppie mono
reddito con due figli minori (14,5%) e costi
tuito essenzialmente da nuclei can due figli
minorenni residenti nel Mezzogiorno, nei quali
un solo genitore e occupato. Nonostante la per
sona di riferimento sia prevalentemente un
giovane di eta inferiore a 40 anni, il curricu
lum di studi e spesso limitato alla scuola
dell'obbligo e di conseguenza la qualifica pro
fessionale non e alta (operaio a intermedio,
impiegato a lavoratore in proprio). La disoc
cupazione colpisce soprattutto il coniuge a i
figli. La distanza dalla linea di poverta risul
ta compresa tra il 100/0 e il 200/0, denotando una
situazione economica mediamente migliore
dei gruppi precedenti. Cia e testimoniato
anche dal piu frequente possessa dei principa
li beni durevoli.
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Tavola 9.1 - Classificazione e caratteristiche (a) delle famigHe povere per gruppl omogenei. Anno
1998 (per 100 fam iglie del gru.pp o)

FAMIGLIE Dl PENSIONATI
09. 7 %) (b)

P.R. ritirata dal lavoro 75,4
Fonte di reddito unica da pcnstonc 68.1
Titolo di studio della P.IL

senza tirolohcenza clcmenrare 83,8
Due component! 42,6

Cop pia can P.R. eli eta supcnorc
a 64 anni, ritirata dal lavoro 25,4

PENSIONATI PIU ANZIANI
03,7%) (b)

P.R. ritirata dal lavoro 75,3
Fonte eli reddito unica da pcnstonc 67.1
Titolo eli studio della P.I\.:

senza titolo/licenza elementarc 80,5
Un componente 29,9
Nessun figlio min ore 66,3

COPPlE NlONOEEDDlTO COI\
DUE FIGLI MINOR!

043%) (11)

P.R. operate 0 intcrmedio 38,9
Fonte eli reddito unica da lavoro 82,5
Titolo eli studio della P.R.'

mcdio-inferiore 52,0

Due figh minori 75.5
Coppin can un solo gcnuore

occupatc e due figli
non occupati 73,4

COPPLE MOI\OEEDDlTO CON
UN FlGUO MINOEE

(8.7%) (bl

P.R. operaio 0 intermedin 46.8
Fonte di reddito unica da lavoro 88.5
Titolo eli studio della P.R.'

rnedio-infcriore 52.8
Tre componenti
Un figlio minorc 64.7
Coppin con un solo genitore

occuparo C un figlio non occupato 70,3

P.R. maschio tra 61 e 74 anni 325 P.R. masclno di eta supcriorc
a 74 anni

P.E.. maschio eli etJ inferiore
20.0 a 40 anni

P.R maschio tra 41 e 60 anni 48.7
/6,4 P.R. maschio eli eta inferiore a 40 anni 38,7

Distanza dalla linea eli poverta
supcnore al 300;(-)

Nord-est
32,5
18,6

P.R. fcnunma eli eta superiore
a74anni 17.3

Distanza dalla linea di poverra
tra il 20 e il 30% 100.0

Percenruaie eli pcrccrtori eli reddito
superiore al 75% 55,]

Distanza dalla linea eli povcua
tra il tn-rc U

Mczzogtorno
Perccntuaie eli pcrcctrort

eli reddito tra il 20iYiJ ed it

20.7
78,7

89.4

Percentuale eli pcrccnor! eli reddito
tra il 26'}iJ ed il 5(),}iJ 87.4

APPEI\A POVERI
(9,7%,) (b)

Percentualc di spesa per trasporti
e comunicazione inferiore a] 10% 63.1

FAMIGLIE I\UMEROSE
DEL MEZZOGIORNO

00.5%) (b)

Percentuale di disoccupaztone
tra ]'111/0 e il

Tra H50?/o e-c it 70°.11 eli componenti
18.5 occupan

FAMIGLIE DI ADULTI DlSOCCUPATI
DEL MEZZOGIORNO

(3,3011)

95.9

P.R. operaio 0 intermedio
P.1\. lavoratore in proprio

Fonte di reddito unica cia Javoro

Titolo eli studio della P.R.:
medto-supcnore

40.0
25,9

81.6

20,4

P.R. operaio 0 intermedio

Fonte eli reddito unica da lavon)

Cinque 0 piu componenti
Tre 0 piu figli minori

27,6

::;9,2

59.2

P.R. dixoccupato 0 in cerca eli occupazione

Fonte eli reddito ncssuna
Fonte di reddito alt-a

75.:~

Cop pia eli occupati con due figli

P.R. 111:15Chio eli eta inferiore a "-10 anni

Pcrcentuale eli perccttori eli reddito
tra il 261'/0 ed il 50(~!o

Percenruale di percettori eli reddito
tra il 51':\)e il

Olrre il ,y)"o di component: occupatt

Xessun componente disoccupato

26,9

39,9

)8.0

24.9

99.0

87.6

P.R. 111asch10 tra 41 e 60 anni
Distanza dalla linea di pOVCl1a

supcriorc a. 30°/(,

Mezzogiorno
Percentuale di pcrccnor: eli reddiro

inferiore cd 20°1,)

Percentuale eli cisoccupazione
tra 1'1 e il 30'1'()

Un solo gcntrorc occupato e
percentllale di occupazione

dei figli infe1'iore al 25'1,<)

39,2

33.6

85.1

18.9

18.1

Ccmtor. in altra condizione e
figlio non occupuo 20.4

Coppia con P.R. eli eta inferiore :1 65 anni in
altra condizione C coniuge non occupato 11.7

Monogcnitore in altra c-ondizione con
pcrcenuu.le eli figli occupati inferiore al 25!1iJ 11.7

P.R. Iemminn tra 4\ c 60 anni l~LO

Mczzogiomo 82.2
Percentunle di pcrccnort eli reddito

inferiorc a] 2(Yh, 47.5

Oltre il 50'!,): di component. clsoccupnn 100.0

Percentuale di componenti
ocrupari inferiore al 80.6

Fonte: !stat, lndagine sui consumi delle famiglie
(ell P.R.' persona di riferimento della famiglia.
(b) Percentuale suI tot,de delle famiglie povere.
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II secondo gruppo con prevalenza di red
dito da lavoro, le coppie mo n oreddito con
un [igl io mirio re (8,7%), si clifferenzia clal
precedente per la presenza di un solo figlio
a carico, l'et:'! mediamente pill alta della
persona di riferimento e una minore con
centrazione nel Mezzogiorno. Anche in que
sto caso possono v erificarsi episodi di
disoccupazione, soprattutto per il coniu
ge, rna 1'impatto e reso m e n o grave da lla
presenza d i un solo figlio minore. Si trat
ta di famiglie che, pur avendo una discre
ta clotazione d e i principali beni durevoli,
destinano gran parte dei 101'0 consumi a ll e
spese necessarie, in particolare al lab ita
zione, ai trasporti e alle comunicazioni.

11 terzo gruppo dei working poor racco
glie gli appen a po veri (9,70/0): vi a pparten
gono le famiglie che presentano le migliori
condizioni di vita tra quelle che si trovano
al di sotto della linea della poverta. Si
tratta prevalentemente di coppie con due
figli, povere nonostante la presenza di p iu
di un occupato. Sono spesso famiglie gio
v a n i , con persona eli riferimento a b a ss a
qualificazione, operaio 0 Javoratore in
proprio, maggiormente presenti nel Nord
est e con livelli d i p ove rta molto ridotti
(la distanza dalla soglia e inferiore
all'891j). Me n o del 20% del consumo fami
liare e destinato a lla spesa alimentare,
mentre la quota destinata al trasporto e
alle comunicazioni e elevata, come e tipico
delle famiglie eli recente formazione. Una
s i t u a z i o n e migliore rispetto agli altri
gruppi s i rile va anche negli indicatori del
la condizione abitativa e nel possesso dei
principali beni durevoli.

Gli ultimi due gruppi di famiglie povere
si cara tterizzano per 1a prevalente collo
cazione meridionale, g ia rilevata per le
coppie monoreeldito con figli minori. Al
primo di questi, Ie famiglienumerose del
Mezzogiorno (l0,5C1iJ), appartengono in
prevalenza famiglie con tre 0 pill figli
minori, nelle quali uno solo dei genitori e
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occupato. L'unico redelito e quello perce pi
to dalla persona di riferimento, operaio 0

intermedio e con titolo di studio pari a ll a
scuola media, oppure dal coniuge occupa
to, nel caso in cui la persona di riferimen
to risulti disoccu pata 0 in cerca di prima
occupazione: anche in questo gruppo e pre
sente quindi un'elevata proporzione di
working poor. Un terzo delle famiglie si
colloca al di sotto del 30% dalla linea d i
p o verta relativa e presenta livelli di spesa
per consumi estremamente ridotti. Le con
d iz io n i abitative non risultano soddisfa
centi, mentre il possesso dei principali
beni durevoli e abbastanza diffuso.

Infine, Ie fa rnigl ie d i a d ult i diso cc upati
del Mezzogiorno (3,3%) si caratterizzano
per un e1evatissimo livello di disoccupa
zione che i nveste in generale anche la per
sona d i riferimento; un quarto di queste
famiglie non percepisce alcun reddito.
Complessivamente, il gruppo presenta
livelli d i consumo molto ridotti, accompa
gnati da condizioni a b i ta t iv e precarie
(assenza di acqua potabile, acqua calda,
riscaldamento, te1efono eccetera). Emerge
una notevole carenza anche riguardo al
possesso di beni durevoli. piu del 40% non
possiede un'automobile.

9.1.3 Strutture familiari, partecipazione
al mercato dellavoro e dinamica del
la pouerta

Le dinamiche della poverta sono forte
mente legate ad alcuni eventi individuali e
familiari, quali la disoccupazione, soprat
tutto quella di lunga durata, la separazio
ne, 1a nascita di figli, l'insorgere di gravi
malattie, il decesso di una persona della
famiglia. L'indagine longitudinale panel
europeo, seguendo le stesse unita a partire
dal 1994, consente di verificare quali seg
menti della popolazione presentino le proba
bil ita pill elevate di transitare in condizioni
di poverta e quali eventi individuali e fami
liari abbiano effetto su tali probab il ita'.

"L'u n ita eli analisi e in questo caso I'Lndiv iduo , per la n c ce ss i t a eli ielentificare in maniera univoca la st e s
sa u n it a nel tempo. A partire dalla traelizionale m i sura della p o v e rt a re l a t iv a a l iv c l lo fa m il i a re , tutti i m e m
bri delle famiglie povere sono considerati t a l i. ottenenelo COS! una classificazione degli i n divid u i negli stati eli
povertavno n p ove rr a per tutto il triennio considerato. La varia bile eli analisi e rappresentata dal redelito
familiare, reso equivalente tramite la scala utilizzata elalla Commissione eli indagine sulla p overra. So n o sta
te prese in considerazione inoltre Ie caratteristiche socio-economiche elella persona di riferimento, inelivielua
ta nel soggetto che percepisce il pili alto reelelito (II breadu.in nen,
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La sperimentazione del reddito minimo
di inserimento nel comune di Napoli

Il reddito minimo di inseri
mento (Rmi), e stato introdot
to in via sperimentale con il
decreto legislatiuo n. 237 del 18
giugno 1998, come misura di
contrasto della pouerta e
dell'esclusione sociale. Attrauer
so programmi personalizzati e
trasjerimenti mo netari, esso si
prejigge l'integrazione sociale e
l'autonomia economica delle
persone a rischio di margina
Litd sociale e impossibilitate a
provvedere per cause psichiche,
jisiche e socia li al mantenimen
to proprio e dei jigli.

La selezione delle aree terri
toriali da inserire nella speri
mentazione, jase particolar
mente delicata del processo
attuativo del decreto leg islati
uo, e stata effettuata tenendo
conto di una molteplicitd di
elerneriti, come previsto
dall'articolo 4 del decreto legi
slatitio: i livelli di pouerta, la
diuersita delle condizioni eco
nomicbe, demograjiche e socia
li; la necessita di un 'adeguata
distribuzione sul territorio
nazionale; la uarietd delle jor
me di assistenza gia attu ate,
la dispon ibilita dei comuni a

p artec ip are alla sperimenta
zione.

A partire d a 22 raggruppa
menti provinciali, sono stati
selezionati 39 comuni, di cui
13 al di sotto dei 10 mila abi
tanti e 13 capoluoghi di pro
vincia (Genova, Rouigo, Massa,
L'Aquila, Isernia, Caserta,
Napoli, Foggia, Reggio Cala
bria, Enna, Catania, Oristano,
Sassari), anche se per cinque di
questi (Genova, Foggia, Reggio
Calabria, Catania, Sassa ri)
sono interessate soltanto alcu
ne circoscrizioni. La popolazio
ne che risiede nelle aree selezio
nate e di circa 850 mila abi
tanti; le jamiglie ammontano
a circa 280 mila uriita (al cen
simento del 1991).

La sperimentazione prevede
va, per le jamiglie prese in cari
co, la raccolta di injormazioni
statistiche a livello jamiliare e
individuale. Le injormazioni
disponibili consentono di ana
lizzare I'applicazione del prov
vedimento nel comune di Napo
li, dove le domande presentate
sono state circa 17 mila di cui
circa 3.500 accettate, in conjor
m ita all'obiettivo principale

della sperimentazione in questa
comune che si proponeua di
ojjrire una soglia minima di
dignita sociale ad almena 3
mila jamiglie in condizioni di
assoluta indigenza. Al momen
to, si dispone di dati relatiui a
3.054 jamiglie, pari all'87% di
quelle coinvolte nella sperimen
tazione.

E possibile conjrontare i
dati relativi a diverse ua riab i
Ii, strutturali e non, delle
jamiglie che p artec ip ano alla
sperimentazione con quelli
relatiui all'intero comune d i
Napoli rilevati dal censimento
del 1991 0 st im a t i attraverso
altre indagini.

Tra Ie jamiglie che parteci
pano alla sperimenta.zione sono
poche quelle proprietarie
dell'alloggio in cui uiuono, sol
tanto il 5,2% rispetto al 44,4%
del dato censuario (Tavola 9.2).
Cia dipen de anche dal jatto che
it comune di Napoli, nel calcolo
del punteggio per l'ammissione
alla sperimentazione, ha [auo
rito le jamiglie che risultavano
in ajjitto. Rispetto al dato
generale, e phi eleuata la per
centuale di jamiglie che vivono

Tavola 9.2 - Famiglie del comune di Napoli per partecipazione alIa sperimentazione del red
dito minimo di inserimento, titolo di godimento delI'abitazione e dlsponfbtlfta di
servizi nelI'abitazione (composizioni percentuali)

CAlL"TTERISTICHE
DELL'ABITAZIONE

TITOLO DI GODIMENTO DELVABITAZIONE
Pro pric t a 0 u s uf ru t t o
Affitto da ente pubblico
Affitto da privati
Altro titolo di godimento
Totale

SERVIZI NELL'ABITAZIONE
Acqua potabile assente
Riscaldamento assente
Apparecchi di riscaJdamento (stufe 0 simili)
Servizi igienici assenti
Gabinetto 0 bagno fuori casa
Totale

Nurne ro delle famiglie

Famiglie che hanna partecipato
alla sperimentazione Rmi

5,2
24,0
39,5
31,3

100,0

10,3
55,0
32,4

1,7
2,7

100,0

3.054

Totale delle
farmglic

44,4
12,8
38,3

4,5
100,0

1,0
40,6
10,9

0,8
0,4

100,0

311.731

Fonte: Istat, 13° Censimento genera lc della popolazione e delle abitazioni, Anno 1991; Elaborazioni Istat su dati del
Dipartimento degli affari sociali, Anno 1999
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in affitto in case di enti pu bbli
ci, mentre la quota di famiglie
in affitto da privati non risulta
d.iuersa, L'aspetto ph] rileuante
e costituito dallalta percen
tuale (31,3% rispetto al 4,5%)
di famiglie che occupano ad
altro titolo le case in cui abita
no, poicbe in questa categoria
so no concentrate Ie situazioni
di d isagio estremo . Di queste
956 famiglie, il 3% si dicb iara
senza casa, il 68,8% occupa
abusioamente il proprio allog
gio, iI14,2% definisce illuogo in
cui vive una sistemazione di
emergenza. Soltanto il 14% pre
senta condizioni abitatiue pre
surnibilmerite non disagiate, in
quanto dichiara di usufruire di
una casa a uso gratuito .

La situazione delle [a miglie
che p artec ip ano alla sperimen
tazione risulta sensibilrnerite
pegg iore rispetto al contesto di
riferimerito anche dal punta di
vista della dispon ib ilita di ser
vizi: il 10,3% non ha acqua
pota bile (rispetto allL %); il
55% non ha riscaldamento
(rispetto aI40,6%) e lapercen
tuale di case in cui il riscalda
mento e affidato a sistemi
mobili come stufe 0 simili eph]
che trzpla. Le differenze con il
dato comunale sono meno mar
cate riguardo alIa dotazione di
servizi igienici. Una quota sen-

sibilmente ph] elevata di [am i
glie beneficiarie del Rmi uiue
pen) in abitaziorii con il bagno
o il gabinetto [uo ri casa 0 addi
ritt u ra assente .

L'analisi della Tauola 9.3
niost ra cb e la sperimentazione
b a priuilegiato 'Ie [am iglic con
figli. So no infatti quasi del tut
to assenti, se co nfrantate con it
dato gen erale, lefa m iglie costi
tu ite da persone sole 0 da cop
pie sen.za figli. Sono inuece for
teme nte so ura rappresentate le
coppie con figli (72,4% rispetto
al 52,4%), le coppie con figli e
m embri aggregati (8,3% rispet
to al 3,3%) e i nuclei monogeni
tore con figli (15% rispetto al
9,3%)

Questi ris ultat i dipendono
ancbe dai criteri di selezione
adottati per permettere l 'acces
so alla sperimeniazione e. in
defi nitina, dai suoi obictt ioi . A
Napoli sono stat i priuilegiati i
nuclei con fig u, con entranibi i
genitori 0 con uno solo; I 'accesso
alia sperimentazione e state
consentito ancbe a tipologie
familiari poco /lumerose, come
Ie coppie di giouanissimi senza
figli, Considerando l'eta media
dei componenti per ciascuna
tlpologia familiare emerge cbe,
/leI caso delle famiglie costitui
te da iJersone sole. si tratta per
lo pitt di persone anziane m'en-

t re le coppie senz a fig li, per Ie
qu.ali l'eta media e inferiore,
so n o formate da giouanissimi.

La distrib u zio ne per n um e-
1'0 di c o mpo neni i co nferm a cb e

le famiglie partecipant i alia
speri mentario n e so no pia
n umerose della media (4,9
compo n en t i rispetto a 3,3); il
57,2% b a cinque 0 Pit] compo
nent i t rispetto al 18,7% della
p rouin ci a d i Napoli); i noltre,
soltanto nel 6,9% dei casi non
b atin o figli m in ori, mentre if
Z 7% b a u n ftglio minore e il

ne ha due 0 pit].
Come conseguenza dei c ri

te ri d i selez i o ne adottati per
la partec ipa z ion e alia sp eri
m enta zione, let« media dei
benefic iari e molto phi bassa
d i qu ella della popolazione di
Napoli nel complesso: per gli
u om i n i dest i n atari del Rm i e
d i 23 a nrii (rispetto ai 35 a n n i
degli uo mini del co m un e ), per
le donne e di 24 (rispetto a 39
a n ni), Sono [o nem ente soura
rapp re se n ta t i i bambini in
eta della sc u ola dell 'obbligo
(24% rispetto al 10,1 % suI
totale della popolazione) e in
p,enerale tlltte Ie classi d'eta
giouani, E invece ridotta la
presenza eli persone in etd
auanzata. cbe sono gid desti
natarie di altri program mi eli
intervento.

Tavola 9.3 - Famiglie del comune di Napoli che hanno partecipato aHa sperimentazione del reddito
minimo di inserimento e famiglie dena prOVincia di Napoli per tipologia e numero di
componenti (composizioni percentllali)

CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA

TIPOLOGIA FAMILIARE
Persona sola
Coppia senza figli
Coppia con figli
Coppia con figli e Inenlbri aggregati
Monogenirore con figli
Allra strutlura familiare
Totale

NUMERO DI COMPONENT!
Uno
Due
Tre
Quattro
Cinque e pill
Totale

Numero medio di componenti per famiglia

F::nnis:lie che hanno parlecij:Jato
~ aIla sperimenrClzione

0,6
0,2

72,4
8,3

I ~. 0
3 ~

100.0

0,6
1.1

10,9
30 1
57,2

1{lO,O

4,9

elella
proYincia i\apoli

19. I
II,9
~2,4

3,3
9,3
4.0

100,0

19,0
19,4
18.4
2·{.5
18,7

100,0

3,3

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana", Anno 1998; Elaborazioni Istat su dati del Dipartimen'
to degli affari sociali, Anno 1999
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Tavola 9.4 - Risultati di modelli di regressione logistica applicati alla probabtltta di entrare e uscire
da una condizione di poverta, Anni 1994-1995 (odds ratios)

INGRESSO IN POVERTA NEL BIENNIO ]994-1995 Odds ratios (a) USCITA DALLA POVERTA NEL BIENNIO 1994-]995 Odds ratios (a)

CARATTERlSTICHE NEL 1994

Distanza dalla linea di povcrra (b)

Diploma di scuola secondaria superiore 0 titolo universitario (base)
Licenza media
Senza titolo/licenza elementare

Nord (base)
Centro
Mczzogtomo

Coppia senza figli (base)
Single di eta inferiore a 65 anni
Single di 65 anni e pill
Monogenitore can almena un figlio maggiore
Monogenitore can figli minori
Coppia can un figlio minore
Coppta can due figli minori
Coppia can tre 0 pill figli minori
Coppia can almena un figlio maggiore
Famiglie can membri aggregati

Dipendente (base)
Autonomo
Inattivo
Dtsoccupato

Reddito aggiuntivo cia lavoro (base)
Altro reddito aggiuntivo
Nessun reddito aggiuntivo

Due componenti (base)
Un componente
Tre 0 quattro
Cinque e piu

1,644 (d)

],000
],006
],181

],000
1,153
2,145 Cd)

],000
0,563
0,785
],02]
2,436 (d)

1,767 (d)
],961 Cd)
2,928 (d)
1,761
2,283 (d)

1,000
],749 Cd)
1,596 Cd)
5,086 Cd)

],000
0,854 Cd)
3,211 Cd)

],000
],636
1,140
2,191 (d)

Distanza dalla linea di poverta (b)

Diploma di scuola secondaria supcrtore 0 titolo universitario (base)
Licenza media
Senza titolo/licenza elementare

Nord (base)
Centro
Mezzogiorno

Coppia senza figli (base)
Single di eta iuferiore a 65 anni
Single di 65 anni e pili
Monogcrutorc con almeno un ftglto maggiore
Monogenitore con figli minori
Coppta con un figlio minore
Coppia con due figli minori
Coppta con tre 0 pill figli minori
Coppia con almeno un figlio maggiore
Famiglie con membri aggregati

Dipendente (base)
Autonomo
Inattivo
Disoccupato

Reddito aggnmtivo da Iavoro (base)
Altro reddito aggiuntivo
Ncssun reddito aggiuntivo

Due component! (base)
Un componente
Tre 0 quattro
Cinque e pili

0,]55 (d)

1,000
0,919
0,893

],000
0,763 Cd)
0,627 Cd)

1,000
3,393 (d)

0,594
0,418 (d)
0,295 Cd)
0,606
0,678
0,236 Cd)
0,558
0,460 Cd)

],000
0,526 Cd)
0,426 Cd)
0,147 Cd)

1,000
0,727 (d)

0,529 Cd)

1,000
0,803
0,619
0,430 (d)

VARIAZIONI NEL BIENNIO 1994-]995
(risperto a nessun cambiamenro) (c)

Da single a monogcnirort 3,875 Cd) Da coppia con un figlio maggiore a coppta senza figli 7,7]2 (d)

Da monogenitore con minori senza rnembri aggregati Da coppia con figli minori e un figlio maggiore a
famiglia con membri aggregati 2,654 Cd) coppia con figli minori 7,500 (d)

Da coppia con figli minori a monogcnirorc con figli minori 3,533 Cd) Da coppia can figli a famiglia con membn aggregati 0,12] (d)

Da coppia senza figli a coppia can figli minori 4,957 Cd)
Da coppia can figli a famiglia can membn aggregati 3,376 (d)

Persona di riferimento da inattivo a occupato 0,349 Cd) Persona di riferimento da inattivo a occupato 5,951 (d)

Persona di riferimento da disoccupato a occupato 0,185 (d) Persona di riferimento da disoccupato a occupato 4,811 Cd)
Persona eli rtferimcnto da occupato ad inattivo 2,663 «o Persona di riferimento da occupato a disoccupato 0,252 (d)

Persona di riferimento da occupato a dtsoccupato 4,678 Cd)

Persona di riferimento da autonomo ad inattivo 0,160 Cd)
Persona di rlferimento da dipendente ad inattivo 0,379 (d)

Persona di riferimento da dipendente ad autonomo 0,233 «n

Da reddito aggiuntivo da lavoro a reddito aggiuntivo non da lavoro 2,]78 (d) Da reddito aggiuntivo non da lavoro a reddito aggiuntivo da lavoro 2,322 Cd)
Da reddito aggiuntivo da lavoro a ness un reddito aggiuntivo 3,4]2 «n Da reddito aggiuntivo da lavoro a nessun reddito aggiuntivo 0,473 (d)
Da reddito aggiuntivo non da lavoro a nessun reddito aggiuntivo 3,723 Cd) Da nessun reddito aggiuntivo a reddito aggiuntivo da Iavoro 1,95] «n

Da nessun reddito aggiuntivo a redelito aggiuntivo non da Iavoro 2,959 Cd)

Aumenta it numero eli disoccupati 2,396 Cd)

Diminuiscono i percettori ],324 «o Aumentano i perccttori ],738 (d)

Da quattro a cinque componenti 5,]91 Cd) Da quattro a tre componenti 6,]25 Cd)
Da cinque a quattro componenti 0,239 Cd) Da cinque a quattro componenti 5,196 Cd)

(a) Gli odds sono espressi dal rapporto tra la probabilita di entrare/uscire dalla poverta e la probabilita di non entrare/uscire. Gli odds ratios per Ie variabili quantitative
esprimono la variazione proporzionale elegli odds all'aumentare di una unita della variabile. Gli odds ratiosper Ie variabili categoriali sono rapporti tra gli oddsrehtivi ad
una llloclalita e gli odds relativi alla modalit<i eli riferimento posta uguale a 1.

(b) La distanza dalla linea di poverta e espressa nel seguente modo: (lp-redd)/lp'l'lOO dove redd = reeldito mensile familiare reso equivalente, lp = valore della linea di povena.
Cc) Si riportano solo Ie variazioni significative.
Cd)Valori statisticamente significativi al 5%.
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La p ov e rt a mostra un'elevata compo
nente di inerzia: mentre la pro b ab il ita di
entrare in una situazione di p o ve rt a e
estremamente bassa per i non poveri (5%),
circa il 70% degli individui che erano pove
ri in base all'indagine del 1994 sono rima
sti in tale condizione nei due anni succes
sivi. Circa il 30% dei poveri ha invece cam
biato condizione tra il 1994 e il 1996. II
rischio di diventare poveri nel 1996 e mol
to pili alto per coloro che hanno g ia speri
mentato una condizione di disagio. Anche
la pro b ab il ita di uscire dalla condizione
di p o verta risulta influenzata dalle prece
denti condizioni: e infatti nettamente
superiore per le persone che non risultava
no povere nel 1994.

Nell'analisi delle transizioni da e verso
la pove rt a e importante fare riferimento
ad aspetti dinamici; gli eventi critici han
no infatti un impatto molto evidente,
interagendo con le situazioni struttural
mente a rischio.

Con riferimento al biennio 1994-1995, tra
gli as petti considerati all'inizio del periodo
quelli che pesano di pili sulla probabilita di
diventare poveri sono: la distanza dalla
soglia di poverta, risiedere nel Mezzogiorno,
vivere in nuclei numerosi con figli minori 0

con membri aggregati oppure con persona
di riferimento disoccupata (Tavola 9.4).

Tra i cambiamenti che intervengono nel
la famiglia, un primo evento che p u o risul
tare critico e rappresentato dalla nascita
di un figlio, in particolare nel passaggio
da single a monogenitore 0 da coppia sen
za figli a coppia con un figlio. La separa
zione 0 la vedovanza possono essere fonte
di gravi diffico lta economiche per le cop
pie con figli minori. Un altro evento criti
co e l'ingresso nella famiglia di un membro
aggregato, spesso anziano, bisognoso di
cure e percettore di un reddito da pensio
ne spesso esiguo 0 di nessun reddito.

La perdita dell'occupazione da parte
della persona di riferimento 0 il suo pas
saggio da occupato ad altra condizione
aumentano di circa cinque volte il rischio
di entrare in uno stato di pove rta Anche la
perdita di un reddito (s ia da lavoro che
da altra fonte) e il passaggio dalla condi
zione di occupato a inattivo da parte di
altri componenti della famiglia possono
risultare determinanti.

La perdita di un lavoro e una situazio
ne di disoccupazione prolungata rappre-
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sentano anche i maggiori ostacoli per
uscire da una condizione di disagio. La
situazione appare invece pili favorevole
per le famiglie con persona di riferimento
occupata e per quelle che hanno la possibi
Iit a di disporre di altri redditi aggiunti
vi, in particolare da lavoro.

In generale, la pro b ab i l ita di uscire dal
la condizione di poverta e pili elevata dove
il disagio e meno diffuso e meno intenso,
risultando sensibilmente superiore nel
Nord rispetto al Mezzogiorno. La probabi
l it a di usc ita e tanto min ore quanto pili il
reddito familiare e inferiore a lla linea di
p ove rta ; risultano inoltre determinanti
l'ampiezza e la struttura della famiglia.
In particolare, presentano una minore
p rob ab il ita di uscire dalla p overta le
famiglie di monogenitori con figli, le cop
pie con tre 0 pili figli minori e quelle con
membri aggregati.

Se si considerano gli eventi occorsi nel
periodo di osservazione 0994-1995), si
osserva come quelli che maggiormente
ostacolano l'uscita dallo stato di p ove rta
siano la perdita dell'occupazione e
l'ingresso in famiglia di un membro aggre
gato (ad esempio un genitore anziano)
nelle coppie con figli anche adulti. Emerge
inoltre una ridotta capac ita di uscire dal
disagio quando la persona di riferimento
passa da un reddito da lavoro dipendente
a un reddito da lavoro autonomo 0 da
altra fonte, principalmente da pensione.

La p ro b a b il ita di uscire dalla p o ve rta
aumenta, ovviamente, se la persona di
riferimento disoccupata 0 inattiva trova
un'occupazione e se in una famiglia in
partenza monoreddito aumenta il numero
di percettori (di redditi da lavoro 0 da
al tra fon t e ).

Tra i cambiamenti della struttura
familiare che invece au menta no la proba
b il ita di uscire da una condizione di
disagio, mostra un effetto significativo
l'uscita dalla famiglia di origine di un
figlio adulto, che migliora la situazione
per i genitori che rimangono soli 0 con
altri figlio. Non e possibile valutare Ie
transizioni di p ove rt a per i giovani che
lasciano la famiglia di origine sulla base
del panel europeo, a causa del ridotto
numero di osservazioni disponibili.
Comunque, l'analisi dei dati di altre fon
ti mette in luce che, per i giovani, il
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La poverta nei paesi dell'Unione europea

Per arriccbire il quadro
informatiuo sulla pouertd in
Italia, e interessante uerificare
come si collochi rispetto agli
altri paesi dell'Unione europea.
L'Eurostat ha realizzato uno
studio sull 'esclusione sociale,
basato sull'indagine panel euro
peo sulle famiglie relatiua al
1995. Per la determina.zione del
la pouertd relatiua e stato uti
lizzato il reddito familiare
disponibile, calcolando soglie di
pouerta disiinte per ogni
p aese',

Fatta 100 la percentuale di
persone al di sotto della linea di
pouertd, determinata a livello
europeo, it Belgio e la Germania
risultano perfettarnente alli
neati, mentre i'Italia e la Spa
gna presentano un ualore di
poco superiore (Figura 9.2). I
diuari phi ampi rispetto alla
media europea si rileuano nei
Paesi Bassi e nel Portogallo,
dove la percentuale di popola
zione al di sotto della linea di

pouertd e rispettiuamente infe
riore di oltre il 40% e superiore
di oltre il 30% alia media.

Nel seguito, le caratteristi
che delle persone pouere sono
esaminate in rapporto a quelle
della restante popolazione. Si
considera la frequeriza relatiua
di una deterrninata caratteri
stica fra gli indiuidui al di
sopra della linea di pouertd e la
si pone pari a 100; la corrispon
dente frequenza relattua fra la
popolazione pouera uiene
espressa in proporzione (Taoo
la 9.5). In Italia, ad esempio,
fatta 100 la proporzione di don
ne nella popolazione non pot/era,
essa sale a 104 nella popolazio
ne pouera.

Le donne sono phi frequente
mente presenti tra i poueri che
nel resto della popolazione in
tutti i paesi dell'Ue . Lo suantag
gio epii; forte in Lussernburgo e
Regno Unito e minore in Spa
gna, Italia e Francia. Anche i
minori fino a 15 anni di eta

risultano pii; jrequenti tra i
poveri in quasi tutti i paesi
europei, con l'eccezione di Dani
marca e Grecia. Gli scarti mag
giori si riscontrano nel Regno
Unito e in Irlanda.

In alcuni paesi, come Dani
marca, Paesi Bassi e in parte
Francia, la quota di giouani tra
16 e 24 anni in condizioni in
pouertd e particolarmente ele
vata. Cia dipende dal jatto cbe,
in quei paesi, molti giouani
lasciano la farniglia di origine
prima di aver raggiurito una
posizione stabile nel mercato
del lavoro. L'inciden.za tra i
poveri degli indiuidui con oltre
64 anni epii; che doppia, rispet
to alia frequenza tra i non pove
ri, in Danimarca, Grecia e Por
togallo. In Italia, inuece, la quo
ta di aneiani poveri risulta tra
te piu basse in Europa.

Nel complesso dei paesi
dell'Ue. la percentuale dei disoc
cupati fra i poveri e circa tre
volte phi eleoata che nel resto

Figura 9.2- Numeri indice della popolazione con reddito al di sotto della soglia di pover'ta per
paese. Anno 1995 (p ercen tu ale della p op ol a z io ne al di sotto della soglia di p ouerta
nella Ue 13=100)(a)
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Fonte: Eurostat, panel europeo sulle famlglie
(a) Finlandia e Svezia non sono inc1use.

j Le Informazlonl relative ai redditi sl riferlscono all'anno precedente l'intervlsta, In modo da poter rllevare l'intero
ammontare annuo percepito: i dati utllizzati nell'analisi sl riferiscono quindi al 1994. La linea della povena e determina~

ta slllla base del reddlto mediano, mentre I redditi sono stati res! equlvalentl in base alia scala Ocse modificata. La base
informatlva utllizzata e i crlteri seguiti possono determinare risultati In parte diversi da qllelli illustratl in precedenza.
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Tavoia 9.5 - Rapporto fra Ia percentuale di individui con determinate caratteristiche fra Ia
popolazione povera e Ia percentuale di individui con Ie stesse caratteristiche fra
Ia popolazione non povera nei paesi dell'Unione europea Ca). Anno 1995 (valori
percentuali)

CARATTERISTICHE

SESSO
Maschio
Pc m m i na

92 95 95 95 92 92 95 95 89 94 91 90 98 94
107 105 105 104 107 108 105 104 111 106 109 110 102 106

CLASSE DI ETA
Meno di 16 anni
16-24 anni
25-49 anni
50-64 anni
65 a nn i e pili

133 103 59 112 135 72 151
98 143 216 185 143 94 95
97 76 63 71 85 58 77
74 96 58 88 74 104 71
96 134 242 114 111 239 97

128 142 124
150 (127) 258
86 88 81
93 83 58
80 (82) 72

11 0 154
72 78
65 71

105 59
211 160

130 128
115 137

87 79
100 81
86 116

CONDIZIONE PROFESSIONALE (b)
Lavoratore dipendente
Lavoratore indipendente
Disoccupato!in cerca d i

occupazione
Ritirato dal lavoro
Altro inattivo

78
143

237
80

152

37 35 41 64
170 106 92 97

247 125 313 292
114 218 111 116
168 245 202 154

37 21
77 78

165 329
206 109
110 161

45 77 53
114 - (181)

376 194
84 (94) (61)

144 139 141

40 31
168 64

155 421
188 179
127 186

36 46
116 60

258 293
74 119

129 156

TIPOLOGIA FAMILIARE
Persona sola fino a 64 anni
Persona sola d i 65 anni e pili
Due adulti scnza figli a carico
Monogenitore con uno 0 pili figli

a carico
Coppia con un figlio a carico
Coppia con due figli a carico
Coppia con tre 0 p iu figli

a carico
Altre tipologie

123
128

70

235
126

93

199
86

81 234
168 336
111 100

214 (82)
82 (47)

73 (9)

109 96
84 53

170
167
82

199
55
62

138
117

110
168

68

383
68

105

182
94

77 144
311 408
186 42

248 602
41 52
62 63

67 156
84 85

58 227
187 - (71)

48 64 45

90 384
62 (82) 93
80 87 79

260 323 156
126 88 109

146 102
431 219
178 78

184 509
46 50
58 82

249 177
81 52

64 130
64 175

103 77

225 305
76 63
89 81

177 169
100 97

Fonte: Eurastat, panel europeo sulle famiglie
(a) (): bassa aff i d a b il ita dovuta al limitato numero di osservazioni (da 20 a 49): -: insufficiente n u m e ro si t a campionaria.
(b) Rilevata soltanto per popolazione con eta superiore a 15 a n n i.
(c) Finlandia e Svezia non sana incluse.

della popolazione. Nel Regno
Unito e quattro volte phi eleva
ta, in Italia, in Irlanda e in
Francia illivello esuperiore alla
media europea. Per i ritirati
dal lauoro, il rischio di essere
poveri epiu basso in paesi come
l'Italia, l'Austria e la Spagna.

1 lavoratori indipendenti,
pur essendo relativamente meno
presenti tra i poueri a livello
europeo, presentano in molti
paesi, tra cui l'Italia, un'inci
denza tra Iepersone a basso red
dito superiore a quella nel resto
della popolazione. Cia e dovuto

sia alla presenza di imprese
individuali poco remunerative
(per esernpio nel settore agrico
10), sia a fenomeni di reticenza
a dichiarare il reddito effetti
vamente percepito .

Con riferimento alle tipolo
gie familiari di appartenenza,
le persone sole di eta inferiore a
65 anni sono particolarmente
presenti nel gruppo a basso red
dito in Danimarca, Paesi Bassi
e Francia. La situazione e spes
so critica per i monogenitori
con figli: a livello europeo la loro
presenza e pili che tripla tra i

poveri rispetto al resto della
popolazione, toccando i valori
massimi in Irlanda e nel Regno
Unito.

L'esame delle coppie con figli
mostra u.n cbiaro contrasto tra
i nuclei fa milia ri con uno 0 due
figli e quelli con tre 0 piu. Per
quest'ultima tipologia uri'alta
percentuale di indiuidui e pre
sente tra i poveri in quasi tutti
i paesi (ad eccezione di Dani
marca e Grecia), l'Italia presen
ta un valore decisamenie piic
elevato della media, secondo
soltanto al Lussemburgo.
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rischio di cadere in una grave d iffico lta
economica entro cinque anni dall'uscita
dalla famiglia di origine non e trascura
bile (dr. il paragrafo 9.2.3 Uscita d a lla
jamiglia di origine e r is c h io di d iffic oltd
eco nom icb e), Se la famiglia di origine
migliora la sua condizione in seguito
all'uscita di un figlio adulto, q u e s tu l t i
mo rischia q uindi di sperimentare una
situazione di disagio.

In conclusione, si conferma l'esistenza
di uno stretto legame tra po ve rta , strut
tura familiare e partecipazione al merca
to del lavoro, s i a da un punto di vista sta
tico che dinamico. Accanto a ll e famiglie
tradizionalmente soggette a un maggior
rischio di p o ver t a (a nz ia n i, famiglie
numerose), emergono situazioni di d is a
gio economico anche in nuclei con uno 0

pili occupati, solitamente a b a s sa qualifi
ca professionale. La pove rta resta comun
que special mente presente tra le famiglie
colpite dalla disoccupazione, soprattutto
nel Mezzogiorno.

La famiglia, che tradizionalmente e
I'unita all'interno della quale vengono me s
se in comune e distribuite le risorse e dove
si verifica la compensazione intergenera
zionale tra lavoro e non lavoro, non sernpre
risulta cap ace di fronteggiare gli effetti
negativi dei cambiamenti della propria
struttura e della condizione lavorativa
dei propri componenti.

SuI piano delle politiche, il nostro paese
destina r i s o r s e limitate alla lotta contra
I'esclusiorie sociale; inoltre, mezzo milione
di famiglie a basso reddito non riceve tr a
sferimenti pubblici, come e emerso
dall'analisi svolta nel capitola 7. D'altra
parte, anche quest'anno le misure della
legge finanziaria comportano una leggera
riduzione della diffusione della p o verta
rispetto al lo scenario tendenziale (dr. il
capitolo 1, approfondimento l rnp a t t o
re d istrib ut iuo della legge fi n anziaria per
iI2000). Emergono inoltre segnali innova
tivi, rappresentati dall'assegno per le
famiglie con almeno tre figli minori, che
risulta fortemente orientato a favore delle
famiglie pili disagiate, e dall'avvio della
sperimentazione del reddito minima di
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inserimento (dr. il box La spe rim en.ta z io
ne del reddito m in.imo di inserimerito riel
com.u ne di Napoli). Si tratta tuttavia di
misure di limitata e nt ita , che non posso
no compensare la mancanza di uno stru
mento specifico e generalizzato di contra
sto della poverta.

9.2 Difflcolta economiche nel corso della vita

9.2.1 Ingresso e permanenza nello stato di
difficoltii

I dati dell'indagine multiscopo su fami
glie e soggetti sociali consentono di
approfondire le cause dell'ingresso e della
permanenza in uno stato di diffico lta eco
nomica grave da parte di coloro che sono
usciti dalla famiglia d i origine. La d efin i
zione di q uesto stato e lasciata a lla perce
zione soggettiva delle persone, che riferi
scono anche il suo ripetersi nel tempo e la
dura ta: esso non e necessariamente sinoni
mo di poverta. Emerge un quadro interes
sante sia se si considerano tutti gli indivi
dui che hanno sperimentato gravi diffi
co lta nel corso della vita, sia se si concen
tra l'attenzione su coloro che vivevano in
una condizione di dis agio al momenta
dell'intervista. I primi sono dieci milioni
585 mila, i secondi due milioni 784 mila;
le percentuali di persone con diff'ico lta che
si sono ripetute in pill anni sono pari
rispettivamente nei due gruppi al 56% e al
73,9%.

I motivi delle d.iffico lta segnalati da
tutte Ie persone sono in ordine d'impor
ta n z a: reddito insufficiente, disoccupa
zione, acquisto 0 costruzione di un'abita
zione, malattia, decesso di un familiare,
avvio di u natt iv ita lavorativa, separazio
ne 0 divorzio (Tavola 9.6). Seguono motivi
legati al fallimento 0 indebitamento di
un'impresa familiare, 0 altri tipi di inde
bitamento e il pagamento d i interessi
troppo alti; in fondo a ll a graduatoria s i
trova 10 sfratto.

Domini e donne hanno sperimentato i
vari tipi di diffico lta con in t e n s ita diver
se. Le differenze riguardano soprattutto



Tavola 9.6 - Persone uscite dalla famiglia di origine cui e capitato di trovarsi in gravi difficolta economiche per motivo,
esito, classe di eta e sesso. Anno 1998

---
HA
DIFFICOLTA MonVI DELLE IJIFFICOLTA

SESSO ECONOMICHE
CLASSE DI ETA Sl,una Si, pill Periodo eli Redditc Malattia Dccc-e,o Sfrnuo Acquisto 0 Avvio l'nllimento Indchitamento Altro Intcressi Sepnraztone/ Altro

volta eliuna disoccupazione insufficiente un eliun edificazione auivita imnresa imnrcsa indebitamcnto trODDO divorzio
volta familiare casa lavorativa

DIFFICOLTA. ECONOMICHE RISOLTE (a)
MASCHI
Fino a 34 a n n i 55,2 44,R 41,1 4.2 2,6 1,7 11 ,R 12.5 2,9 2,4 3.R 2,6 2,2 6,2
35-44 anni 54,6 45,4 35,0 8,0 3,5 3,7 24,3 13,3 2,2 3,7 4,0 2,6 2,1 5,6
45-54 anni 53,6 46,4 2R,1 34,R 10,1 5,0 2,5 31,7 9,2 2.7 3,5 2,4 2,7 2,R 5,8
55-64 anni 47,3 52,7 24,9 37,6 lR,6 4,7 2,7 25,7 11,4 1,R 3,5 1,7 3,1 1,6 5,0
65 e pill 42,3 57,7 2R,7 4R,9 15,8 8,3 2,7 19,2 8,4 2,3 2,7 1,4 1,9 0,1 8,3
Totale 49,~ 50,8 30,0 40,8 12,7 5,5 2,8 23,4 10,5 2,3 3,2 2,4 2,5 1,6 6,4

FEMMINE
Fino a 34 a n n i 56.5 43,5 30,9 48,4 5,7 3,R 2,5 13.5 9,6 2,4 1.8 3,9 1,R 4,4 R,8
35-44 a n n i 63,8 36,2 22,0 37,4 8.4 4,0 3,5 27,5 7.3 2,7 2,0 3,R 2.3 5,9 7,7
45-54 anni 51,R 48,2 i5,7 39,4 16,9 10,0 2,3 34,9 R,5 2,1 2,0 1,9 5,6 4,4
55-64 anni 49,5 50,5 19,7 42,1; 2.2.,0 10,9 2,2 24,2 6,7 3,2 1 1,9 1.8 2,R 7,0
65 e pill 42,8 57,2 20,5 50,R 21.1 21,6 2,5 12,7 4,9 l.R 1.6 1,2 0,9 2,5 R,7
Totale 50,8 49,2 20,9 44,6 16,7 12,5 2,6 21,5 6,8 2,3 1,9 2,2 1,6 3,9 7,4

TOTALE
Fino a 34 anni 56,0 44,0 34,9 46,3 5,1 3,3 2,2 12,8 10,7 2,6 2,0 3,9 2,1 3,5 7,R
35-44 anni 59,2 40,8 2R,4 37,0 8,2 3,7 3,6 25,9 10,5 2,5 2,8 3,9 2,4 4.0 6,6
45-54 anni 52,7 47,3 2J ,7 37.1 13.6 7,6 2,4 33.3 R,9 2,4 .'\,1 2,2 2,7 4,2 5,1
55-64 anni 4R,5 51,5 22,1 10,2 20,4 R,O 2, l~ 24,9 R,9 2,5 2,5 1,8 2,4 2,2 6,1
65 e pill 42,6 57,4 24,0 50,0 lR,8 15,9 2,6 15,5 6,4 2.0 2,1 1,5 1,5 1.5 R,5
Totale 50,0 50,0 25,0 42,8 14,9 9,3 2,7 22,4 8,5 2,3 2,5 2,3 2,0 2,8 7,0

DIFFICOLTA. ECONOMICHE NON JUSOLTE (h)
MASCH!
Fino a 34 a nn i 33,8 66,2 45,1 53,4 6,3 4,1 2,9 17.4 7,1 1,7 2,2 8,5 1 1,6 8,R '-D
35-44 anni 2R, J 71,9 37,9 49,5 8,5 5,1 2,2 28,6 13,5 1,8 5,7 1,5 3,7 4,7
45-54 anni 27,5 72.,5 3R,O 50,0 14.R 5,4 2,8 24,3 12,3 3,6 7,1 1,7 9,4 4,6 2,6 V
55-64 anni 21,3 n,7 30,1 49,0 26,R 10,R 3,3 19,J 6,9 8,R 4,8 5,1 6,1 J ,3 6,5 C/)

65 e pili 16,2 R5,R 20,3 61,3 40,4 13,9 3,4 R,4 O,R 7,2 3,2 2,4 2,R 2,5 3,7 >--
Totale 26,1 73,9 35,5 51,6 17,0 7,2 2,8 21,2 9,2 4,2 4,9 3,2 5,6 2,9 5,2 0

13
FEMMINE tn
Fino a 34 anni 53,4 66,6 32,1 54,2 7,5 5,1 1,5 20,4 H,3 2,8 2,6 2,R 1,4 5,6 8,3 (J

35-44 a n n i 30,8 69,2 23,2 50,3 1 J,5 S ,4 2,2 25.5 9,7 3,K 7,1 1,5 6,9 K,4 2,9 0
Z

45-54 anni 28,R 71,2 23,0 52,7 19,0 11,2 4,2 21,4 7,R 4,9 5,8 4,3 6,6 15,2 4,5 0
55-64 ann; 20,6 79,4 17,4 56.6 27,2 lR,3 2,4 13,4 4,0 4,1 2,7 1,7 4,4 6,2 4,8 '$
65 e pili 15,0 85,0 9,9 72.,2 41,5 34,0 1,5 7,5 3,8 1.6 2,0 7,3 3,0 n
Totale 27,0 73,0 22,3 56,1 19,2 13,0 2,4 18,8 6,6 3,8 4,2 2,5 4,1 8,7 4,8 0

tn
TOTALE

'$Fino a 34 anni 33,6 66,4 37,3 53,9 7,0 4,7 2,1 19,2 7,K 2,3 2,5 5,0 1,3 4,0 R,5 0
35-44 anni 29,4 70,6 .'\0,4 49,9 9,9 5,2 2,2 27,0 11,6 2,8 6,4 1,5 6,6 6,1 .'\,8 IJj

45-54 anni 2K,2 71,K 30,0 51,4 17, J 8,5 3,6 22,7 9,9 4,3 6,4 3,1 7,9 10,2 3,6 t-<
55-64 a n n i 21,0 79,0 24,3 52,5 27,0 i1,2 2,9 16,5 5,5 6,7 :),K 2,4 5,3 3,5 5,7 :::i
65 e pill 15,5 84,5 14,1 67,K 41,1 26,0 2,2 7,9 0.3 5,1 2,2 2)2 1,1 5,4 3,3 >--,
Totale 26,6 73,4 28,4 54,1 18,2 10,3 2,6 19,9 7,8 4,0 4,5 2,8 4,8 6,0 5,0 C/)

0
Fonte: Istat, Indagine mu lt isc o p o "Famiglie, soggetti sociali e condizione dcl lLnfa n z i a ' (J

~ :;
>+-" (a) PCI' 100 pcrsone con gravi diff'ico lta econorniche ri so lt e .

(I) Per 100 pe rso nc con gravi cliffico ltfl economiche non risoltc. r
f-' tn
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la disoccupazione e l'avvio di unattivita
lavorativa, che assumono maggiore
importanza tra gli uomini. Viceversa la
malattia 0 il decesso di un familiare, la
separazione 0 il divorzio, il reddito insuf
ficiente, sono in prevalenza segnalati dalle
donne.

Limitando l'analisi alle sole persone
ancora in diffico lta economiche al momen
to dell'intervista, si rileva che circa la
meta risiede nel Mezzogiorno e la maggior
parte ha al massimo la licenza media e
vive in famiglie di tre 0 pili componenti: la
percezione soggettiva del disagio presenta
quindi profili analoghi a lla misura basa
ta su indica tori del benessere economico.
Le d iffico lta emergono molto presto: pri
ma di 25 anni nel 380/0 dei casi e tra 25 e 34
anni nel 27%. Un quarto delle persone in
diffico lta vive in famiglie che dichiarano
di non percepire alcun reddito, un altro
quinto in famiglie dove la quota di percet
tori rispetto al totale dei componenti non
supera il 250/0. Nel 750/0 dei casi la situa
zione e difficile da almeno cinque anni.

9.2.2 Cause e durata delle difficolta econo
miche

Considerando le persone in difficolta nel
1998, un'analisi multivariata porta a
individuare otto gruppi omogenei, forte
mente caratterizzati sia per la causa sca
tenante il disagio, sia per la presenza 0

meno di una rete di aiuto nei momenti cri
tici (Tavola 9.7).

Due gruppi indicano prevalentemente il
redd ito insujjiciente come motivo del
disagio economico. I1 primo gruppo, costi
tuito dal 20% del totale, presenta diffi
colta che si sono ripetute pili volte nel cor
so della propria vita. Nella quasi to tal ita
di questi casi e assente l'aiuto derivante
da reti di sostegno. I1 secondo gruppo rac
coglie 1'8,2% dei casi. Si tratta di persone
che hanno iniziato a vivere in diffico lta
prima dei 25 anni. Spesso, sono state aiu
tate con un prestito, soprattutto da ami
ci, fratelli, sorelle e altri parenti: grazie
agli aiuti ricevuti, la proporzione dei sog-
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getti che presentano diffico lta prolungate
nel tempo e sensibilmente inferiore rispet
to al gru ppo precedente. La maggior parte
delle persone presenta uneta compresa
tra 35 e 64 anni, si trova in famiglie poco
numerose e vive in abitazione in affitto 0 a
titolo gratuito, prevalentemente nel Mez
zogiorno e nei grandi centri.

A differenza dei gruppi precedenti, nei
quali non e possibile individuare un evento
scatenante delle diffico lta economiche, le
due successive tipologie sono accomunate
dall'esistenza di una situazione di disoc
cupazione della persona di riferimento,
diffusa soprattutto nel Mezzogiorno. I1
primo gruppo raccoglie il 10,5% delle per
sone in diff'icolta , il secondo 1'8,60/0. Reddi
to insufficiente e, soprattutto, disoccupa
zione si affiancano nel determinare una
situazione di forte disagio. I soggetti sono
in gran parte giovani fino a 34 anni, usci
ti dalla famiglia di origine, che vivono in
famiglie senza alcun percettore di reddito
e in abitazioni in affitto; il titolo di stu
dio prevalente e il diploma di scuola
media inferiore. Le diffico lta economica
sono iniziate tra i 25 e i 34 anni. Le perso
ne sono aiutate dai genitori e anche dai
suoceri. Cia che differenzia i due gruppi e
la m o da lita di attivazione della rete di
aiuto informale che nel primo caso si con
cretizza in regali da parte delle famiglie
di origine, nel secondo anche in prestiti
senza interessi.

Difficolta per malattia 0 decesso di un
jamiliare in assenza di reti di sostegno
familiare caratterizzano il quinto gru ppo
(20,9% delle persone in difficolta). Esso
presenta uneta media elevata e raccoglie
casalinghe e ritirati dal lavoro in gravi
d iffi co lta per la perdita della fonte di red
dito principale della famiglia, garantita
dal componente malato 0 deceduto. Nella
grande maggioranza dei casi non intervie
ne alcuna rete di aiuto. La durata della
diff'ico lta e in prevalenza di cinque anni,
rna e prevedibile che possa protrarsi, con
siderata l'assenza di una rete sociale di
aiuto. La famiglia di appartenenza e com
posta nella maggioranza dei casi da uno 0

due componenti. In questo gruppo rientra



Tavola 9.7 - Classificazione delle persone in gravi difficolta ecoriorniche. Anno 1998 (per 100 perso ne della stesso gruppo)
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il 29,2% di coloro che hanno avuto preble
m i economici in seguito a una separazione
o divorzio.

Le diffico lta derivanti dall 'aridamento
dell.'irnpresa fa m iliare emergono come
rilevanti per il sesto gruppo, che raccoglie
il 5,1% del totale. L'indebitamento 0 il fa l
limento di un'impresa familiare e l'avvio
di u n ' a tti vi ta lavora tiva in proprio ra I>
presentano gli eventi scatenanti delle d if
ficolta economiche. Queste persone sono
riuscite a ricevere prestiti, rna devono
pagare interessi ai tassi bancari pre va le n
ti (47%) 0 a tassi p iu elevati 09%). Di
solito, l'inizio della diffi co lta risale a
u net a compresa tra i 35 e i 44 anni. Si
esprimono qui i problemi di chi cerca di
imp ian tar e un' at t iv ita 1a v 0 rat iv a in p r 0

prio e non riesce ad avviarla con successo,
dovendo ricorrere a prestiti a costa eleva
to che rendono cronica una situazione dif
ficile. Le persone di questo gruppo vivono
in coppia con figli e sono occupate. Il 45%
di loro risiede in famiglie in cui la quota
dei percettori e compresa tra un quarto e
la meta dei componenti. La situazione
potrebbe essere transitoria, ma l'indebita
mento ad alto interesse tende a mantenere
la situazione.

Gli ul tirni due gruppi comprendono per
sone in ristrettezze economiche a causa
dell'acquisto dell tab ita z io ne. Il primo ra c
coglie il 18% del totale, il secondo 1'8,7%.
Esse abitano in prevalenza in una casa di
p ro pr i e ta e si trovano in diffrco lta perc he
ne hanno deciso l'acquisto, in presenza di
un numero di percettori di reddito in
famiglia non s u p e r i o re alla meta dei com
ponenti. Nel primo gruppo l'acquisto e
avvenuto senza alcun aiuto economico; nel
secondo hanno contribuito genitori e suo
ceri a ttraverso prestiti 0 regali. Le p e rso
ne possiedono in misura superiore alla
media personal computer, telefono cellula
re , videoregistratore, impianto h i-fi ,
automobile, hanno da 35 a 44 anni e vivo
no in famiglie di tre 0 qua ttr o componen
ti. La presenza di una solida rete di aiuto
informale lascia pensare che il sesto grup
po sia destinato a uscire dalle d iffico l ta
economiche appena finita di pagare la
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casa. Sono presenti in misura superiore
alla media i residenti nell'Italia s e tte n
trionale. La caratterizzazione dei gruppi
ha portato alla luce passaggi critici verso
10 stato di poverta e il caso dell'acquisto
dell'abitazione e dell'indebitamento 0 fa l
limento dell'impresa familiare. In questi
casi, Ie politiche di prevenzione della
poverta potrebbero essere utilmente inte
grate con politiche dell'abitazione e del
credito.

9.2.3 Uscita dalla famiglia di orsgsne e
rischio di difficoltii. economiche

L'uscita dalla famiglia dei genitori e
una delle tappe fondamentali della tr a n s i
zione allo stato adulto. La situazione ita
liana presenta caratteristiche pa r ti co la
r i, quali la continua posticipazione del
momenta del distacco dai genitori e l'alta
sincronizzazione tra uscita dalla casa
paterna e entrata nella prima unione.

In generale, il passaggio alla vita au to
noma comporta per i giovani nuovi costi,
precedentemente sostenuti dalla famiglia
di origine, come quelli di abitazione e ali
mentazione. Essi possono essere superiori
a lle capacita economiche, provocando una
situazione di dis agio che in alcuni casi
puo divenire di grave difficolta. L'essere
costretti ad uscire dalla famiglia dei
genitori a causa di diffico lta economiche
della stessa, e spesso alla base di una
transizione alla vita adulta p a r t ic o la r
mente problematica. Viceversa, la p o ss ib i
l it a di posticipare l'uscita fino al rag
giungimento di una st ab i l ita lavorativa e
di reddito e l'aiuto della famiglia di o r i
gine nella fase di avvio della vita autono
ma sono fattori rilevanti per evitare
situazioni di disagio.

E p erci o utile analizzare quanto le
caratteristiche della famiglia di origine,
quelle individuali, l'eta e Ie motivazioni di
uscita incidano su l rischio di trovarsi in
situazioni problematiche nei primi anni
di vita autonoma. Utilizzando i dati
dell'indagine multiscopo su famiglie e sog
getti sociali, e possibile valutare la prob a-



9. DISAGIO ECONOMICO E MOBILITA SOCIALE

Tavola 9.8 - Risultati di modelli di regressione logistica applicati alla probabtlfta di trovarsi in
grave dtfflcolta economica per quattro principali aspetti entro i primi cinque anni di
uscita dalla famiglia di origine, secondo alcune caratteristiche socio-economiche dei
soggetti. Anno 1998 (odds ra ti os) (a)

Disoccupazione Reddito Malattia 0 morte
insufficiente di u n familiare

Indebitamento
dell'impresa

SESSO
Masehi (base)
Femmine

TITOLO DI STUDIO
Diploma di seuola seeondaria superiore

o titolo universitario (base)
Licenza media
Licenza elementare

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-ovest (base)
Nord-est
Centro
Sud
Isole

TIPO DI COMUNE
Centro area metropolitana (base)
Periferia area metropolitana
Comune fino a 10,000 abitanti
Comune oltre 10,000 abitanti

ETA DI USCITA
14-22 anni
23-27 anni (base)
28-32 anni
33 anni e piu

MOTIVO DI USCITA
Convivenza
Matrimonio (base)
Lavoro
Studio
Esigenze di autonomia
Decesso di genitori
Altro motivo

TITOLO DI STUDIO DEL PADRE
Titolo universitario (base)
Diploma di seuola secondaria superiore
Lieenza media
Lieenza elementare

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE
DEL PADRE

Dirigente, imprenditore, libero
professionista

Impiegato
Operaio (base)
Lavoratore in proprio
Deceduto
Altra condizione
Maneata r i s p o s t a

1,000 1,000 1,000 1,000
1,995 (c) 0,980 0,885 1,302

1,000 1,000 1,000 1,000

1,405 (c) 1,596 (c) 2,252 (c) 1,320
1,680 (c) 1,928 (c) 2,959 (c) 0,851

1,000 1.000 1,000 1,000
1,053 0,743 (c) 0,931 0,830
1,697 (c) 0,977 1,183 0,934
2,678 (c) 1,489 (c) 1,781 (c) 0,962
2,867 (c) 1,308 1,660 1,046

1.000 1,000 1,000 1,000
0,867 1,240 0,402 (c) 1.355
1,010 1,051 0,824 1,402
1.035 1,116 0,457 (c) 1,691

1,122 1,204(e) 1,001 0,748
1,000 1,000 1,000 1.000
1,071 0,868 1,393 0,600 (c)
0,750 0,879 0,644 0,561

2,267 (c) 1,337 1,843 0,829
1,000 1,000 1,000 1.000
0,477 (c) 0,701 (c) 0,166 0,507
0,732 0,452 - (b) - (b)
1,549 (c) 1,252 2,824 (c) 0,593
1,393 0,884 21,960 (c) 1,328
2,786 (c) 1,340 1,909 0,200

1,648 0,874 - (b) 1,348
1,000 1,000 1,000 1,000
0,965 1,146 2,315 1,205
0,902 0,936 2,663 0,904

0,511 (c) 0,995 1,483 1,703
0,648 (c) 0,867 1,060 0,955
1,000 1,000 1,000 1,000
0,576 (c) 1,002 0,921 1,147
0,901 1,152 1,393 0,519
1,085 1,379 1,205 1,827
1,108 1,490 0,568 0,680

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Famiglie, soggetti sociali e condizione dell'infanzia"
(a) Gli odds sono espressi dal rapporto tra la probab il ira di trovarsi in grave d ifficolt a economica entro i primi cinque anni

di uscita dalla famiglia e la p rob a bi l i t a di non trovarsi in d iffi colta . Gli odds ratios sono rapporti tra gli odds relativi
ad una m o da lita e gli odds relativi alia m o da l it a di riferimento, posta uguale a 1.

(b) Insufficiente n u m e ro s it a ca m p i o n a ria.
(c) Valori statisticamente significativi al 5%,
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b il ita di trova rsr m grave diff'ico lta econo
mica nei prim i cinque anni di autonomia
abitativa per le persone che al momento
dell'intervista avevano tra i 30 ed i 49
anni. Si tratta, in prevalenza, di persone
uscite dalla casa dei genitori per matri
monio (80,4%). II 6,8% e invece uscito per
lavoro, il 4,7% per esigenze di autonomia e
indipendenza, il 4% per convivenza. Margi
nali sono Ie uscite per altr i motivi (per
studio, per decesso del genitore eccetera).

La percentuale di coloro che affermano
di aver avuto gravi problemi economici
durante i cinque anni considerati e pari al
12,6%. Per pili di un terzo di essi, il d isa
gio e determinato da una situazione di
reddito insufficiente; nel 22,4% da un
periodo di disoccupazione e nel 16,4%
dall'acquisto 0 dalla costruzione di una
casa. In coda alla graduatoria si trovano
i problemi emersi a seguito di malattia 0

decesso di un familiare e Ie d ifficolta
dovute all'avvio 0 al fallimento di
un'impresa. Se il padre ha un titolo di stu
dio basso, la percentuale di coloro che si
trovano in diff'ico lta e pili elevata (16,1 %).

Applicando un modello di regressione
rn u l t i p l a', l'effetto dell'istruzione del
padre non risulta significativo (Tavola
9.8). Conta molto di pili il livello di istru
zione deIl'intervistato: chi si f'errn a alIa
scuola dell'obbligo rischia maggiormente
,eli avere problemi economici, legati
sopra ttu tto all a disoccu p a z io n e , al reddi
to insufficiente e alla malattia (propria 0

di un congiunto). La professione del padre
ha un'influenza limitata aIle d iff i co l t a
economiche legate alla disoccupazione. In
particolare incontrano maggiori problemi
i figli di operai, e assai menu i figli di
dirigenti, imprenditori e liberi professio
nisti, ma anche di impiegati e lavoratori
in proprio.

L'effetto del contesto territoriale risul
ta significativo anche a p ar ita delle altre

caratteristiche proprie e della famiglia di
origine inserite nel modello. II rischio di
diffico lta economiche e notevolmente pili
elevato nel Sud e nelle Isole per ogni causa,
e in particolare per disoccupazione, reddi
to insufficiente e problemi di salute pro
pri 0 di un familiare. Le donne presentano
pili frequenternente problemi legati
all'ambito lavorativo, riconducibili alla
disoccupazione e, in misura minore,
all'avvio, indebitamento 0 fallimento d i
una impresa.

La p rob ab il ita di vivere il primo p erio
do d i autonomia in situazione di disagio
economico dipende anche dal motivo di
uscita dalla famiglia di origine. Sono in
condizione pili favorevole colora che escono
per lavoro. Chi lascia i genitori per anda
re a convivere presenta un rischio maggio
re, soprattutto a causa di disoccupazio
ne, rispetto a chi esce per matrimonio.
Chi las cia i genitori p e rch e aspira a mag
giore autonomia presenta un maggior
rischio legato alIa disoccupazione.

Chi esce dalla famiglia di origine pri
ma d e i 23 anni incorre in un maggior
rischio di avere problemi economici,
soprattutto derivanti da reddito insuffi
ciente e da disoccupazione. II ritardo
dell'inizio della vita autonoma risulta
quindi verosimilmente legato alla tenden
za da parte d e i giovani a garantirsi mag
giore sta b il ita lavorativa e di reddito e
costituisce sotto questo profilo una scelta
razionale.

I fattori che influenzano la p rob a b il ita
di trovarsi in diffico lta economiche per
chi esce dalla famiglia agiscono anche suI
tempo di permanenza nella situazione cri
tica. I risultati di un modello di durata di
tipo logistico-geometrico (Figura 9.3)
mostrano infatti che Ie determinanti pr in
cipali della permanenza sono un titolo di
studio basso, l'uscita precoce dalla fa m i
glia di origine e la residenza nel Mezzo-

c Si tratta di un modello di regressione Io g i s tica relativo alla prob a b i l ita di trovarsi in d iffi co lr a nei p ri
m i cinque a n n i dall'uscita dalla famiglia di origine secondo i l tipo di d iffico lta. Tra Ie variabili esplicative
so n o considerate: sr a t o sociale della famiglia di origine (misurato in termini eli livello di istruzione elel paelre
e condizione professionale quanelo il figlio aveva 14 anni), livello eli istruzione, sesso, eta e motivo di uscita
dalla famiglia di origine, ripartizione territoriale e elimensione del comune eli residenza.
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Figura 9.3 - Risultati di un modello logistico-geometrico per l'analisi della durata di diffi
colta economiche verificatesi entro i primi cinque anni di uscita dalla famiglia
di origine secondo alcune caratteristiche socio-economiche dei soggetti. Anno
1998 (odds ratios)

SESSO

Maschi (base)
Fcmmine

0,2 0,4

odds ratios (a)
0.6 0,8 1,2 1,4

TITOLO DI STUDIO

Titolo universitario/diploma (base) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Licenza media
Licenza elementare

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord-ovest (base) !~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::~~~~~~~I~~~=Nord-est

Centro
Sud

Isole
TIPO DI COMUI\E

Centro area metropolitana (base) !~~§§§§§~§§§§§§~~§§§§§§§~§§§~~;;;~:::;;:::::,=Periferia area metropolitana
Comune fino a 10.000 abitanti

C0111une oltre 10.000 abitanti

ETA DI USCITA

1'1-22 anm i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::J23-27 a011i (base)
28-32 300i

33 anni e plu

MOTIVO USCITA

Convivenza ii~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~:~:t::::::::~
Matrimonio (base)

Lavoro

Studio
Esigenza di autonomia

Decesso genitore
Altro rnotivo

TITOLO DI STUDIO DEL PADRE

Titolo universitario i~~~~~~~~~~§~~~~~~~~~§~~~~~~~§§~~~~;::~~ss=~~Diploma superiore (base)
Licenza media

Licenza elementare
CONDIZIONE PROFESSIONALE DEL PADRE

Dirigente !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~;r::~~~sss~~
Impiegato

Operaiofbase)
Lavoratore in proprio

Non so

Deceduto
Altra condizione

MOTIVO DI DIFFICOLTA

Disoccupazione !~~~~~~~~~~~~~§§~~~§§§~~§~~~~~~~~[:::~ .Redditc insufficientc
Malattia 0 mortc eli un familiare

Acquisto casa (base)
Avvio, indebitamento. fallimcnto impresa

Altro motive
AIUTI RICEVCTI

Nessun aiuto (base)
Dai parenti stretti

Altri parenti
Amici o altri

Fonte: Istat, Inelagine multiscopo "Famig lic . soggetti sociali e conelizione elell'infanzia"
(a) Gli oddssono espressi elal rapporto tra la probabi lit a di trovarsi in grave d iffi co lt a economica entro i primi cin

que anni di uscita dalla famiglia e la probabi li ta eli non trovarsi in d iffi co lta , Gli odds ratios sono rapporti tra
gli odds rc la t i v i ad una m o d a l it a e gli odds della modal ita eli r ife r i m e n to , posta uguale a 1.
Le barre in grigio indicano che l'odds ratio non e statisticamente significativo (p>O,05); le barre in bianco sono le
m o da lit a eli riferimento. Valori degli odds ratios minori eli 1 inelicano u n aumento della elurata, i n d ott i dalla
caratteristica considerata, valori maggiori eli 1 una diminuzione.
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giorno. II periodo di crrsi e invece piu
ridotto per chi p u o ricorrere all'aiuto for
nita dalla cerchia parenta Ie, in particola
re da quella stretta (genitori, suoceri e
fra telli).

9.3 Mob'ifita sociale in Italia

9.3.1 Mobilita assoluta

L'analisi della m ob i l ita sociale p e rm e t
te di approfondire quanto Ie disugua
glianze si riproducano nel tempo, da una
generazione al laltra, e quanto i figli ten
dano a ereditare i vantaggi e gli svantag
gi sociali associati alle posizioni occupa
zionali coperte dai lora padri. Le ricerche
effettuate negli ultimi trent'anni, a livello
nazionale e internazionale, hanno mostra
to chiaramente che esiste una situazione
di differenti o p p o rtu n ita di classe, in
misura maggiore 0 minore, in tutte Ie
s o c i e ta avanzate. Per quanto riguarda
1'Italia, gli studi realizza ti nella seconda
meta degli anni Ottanta hanno messo in
luce l'esistenza di un reg ime di mob ilita
intergenerazionale abbastanza stabile nel
tempo, con u n livello di disuguaglianza
maggiore rispetto a quelli osservati in
altri paesi occidentali, come gli Stati Uni
ti, la Svezia e l'Inghilterra.

L'analisi proposta utilizza i dati
dell'indagine multiscopo su famiglie e sog
getti sociali, rife rita alIa popolazione con
almeno 18 anni occupata nel 1998. La clas
sificazione delle posizioni occupazionali,
sia dei padri, sia dei figli, si articola in
sei categorie ed e desunta dagli studi ita
liani sulla m o b il ita sociale: borghesia, che
comprende gli imprenditori con almeno
sette dipendenti, i liberi prafessionisti e i
dirigenti; classe media imp iegat i z ia, for
mata dai lavoratori dipendenti a vari
livelli di qualificazione Cinsegnanti di
scuola media ed elementare, impiegati di
concetto, impiegati esecutivi, tecnici spe-

cializzati e cce te r a ): piccola borghesia
urbana, che include i piccoli imprenditori
(con al massimo sei dipendenti) e i lavo
ratori indipendenti dell' industria e dei
servizi (commercianti e a rt i g i a n i ) ; p icco
la borghesia agricola, formata dai pro
prietari delle picco le imprese operanti nel
settore primario (agricoltura, caccia,
foreste e p e sca): classe op eraia urbana,
composta dai lavoratori dipendenti a
qualsiasi livello di qualificazione, occupa
ti nei settori delle costruzioni, dell'indu
stria, del commercio e dei servizi; classe
operaia agricola, che comprende i lavora
tori dipendenti occupati nel settore pr i
mario.

Il tasso di m o b il it.a assoluta, dato dal
la percentuale di figli che hanno cambiato

6

classe sociale rispetto a quella del padre e
pari al 60,3% fra gli uomini e al 64,9% fra
le donne (Figura 9.4). Gran parte degli ita
liani che attualmente lavorano apparten
gono quindi a una classe occupazionale
diversa da quella dei loro padri. II risul
tato e simile a quelli emersi negli anni Set
tanta e Ottanta. II tasso varia sensibil
mente secondo la classe di origine: per gli
uomini, il livello e massimo per i figli del
la classe operaia agricola (91,1 %).
D'altronde, nello spazio di una generazio
ne, il peso della classe operaia agricola e
passato per gli uomini dal 10,4% al 2,1%
del totale degli occupatio La mo b il ita
rru n rm a caratterizza la borghesia, la
classe media impiega tizia e la classe ope
raia urbana, per Ie quali i figli hanno
mantenuto la stessa classe del padre in
circa la meta dei casi. Le altre due classi
presentano tassi di m o b i l ita intermedi:
61% la piccola borghesia urbana e 74,5% la
piccola borghesia agricola (Tavola 9.9).

Anche fra Ie donne, i tassi di mobil ita
piu elevati riguardano la piccola borghesia
agricola (86,6%) e la classe operaia agrico
la (85,3%). Al contrario di quanto rilevato
per gli uomini, e p ero la classe media
impiegatizia a registrare la s t ab i l it a

(, Si fa riferimento alia condizione del padre quando la persona occupata considerata Cfiglio/a) aveva leta
di 14 a n n i.
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Figura 9.4 - Occupati di 18 anni e pin che hanno cambiato classe occupazionale rispetto a
quella del padre (mobtlrta intergenerazionale) e a quella corrispondente al pri
mo lavoro (rnobifita intragenerazionale). Anno 1998 (ualori p ercentu al i)

Mobilita intragenerazionale

Mobilita intergenerazionale

ElIvIaschi

ElFemmine

.Totale

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Famiglie, soggetti socia li e condizione dell'infanzia"

Tavola 9.9 - Domini occupati di 18 anni e pin per classe occupazionale attuale e classe occupazio
nale del padre. Anno 1998 (composizio n i p ercenru ali)

CLASSE ATTUALE Totale Numero Percen- Distribu-
wale eli zione alle

CLASSE DEL PADRE Borghesia Classe Piccola Piccola Classe Classe chi ha cam- origini
media borghesia borghesia biato classe

impiegarizia urbana agricola

Borghesia 45,3 26,1 15,1 1,5 11,2 0.7 100,0 988.025 54,7 8.4
Classe media irn p i e g a t i z i a 22,3 45,3 11,7 0,2 20,0 0,6 100.0 1.870.128 54.7 15.9
Piccola borghesia urbana 15,6 23,3 39.0 1,1 20,2 0,7 100,0 1.815.910 61.0 15.4
Piccola borghesia agricola 8,1 17.7 17.9 25,5 26.9 3,9 100,0 1.254.274 74,5 10.6
Classe o p e ra i a urbana 9,0 25,7 15,2 0,5 48,5 1.2 100,0 4.642.310 51.5 39 -±
Classe operaia agricola 6,6 18,2 17,9 4,5 43,9 8,9 100,0 1.220.057 91,1 10.-±
Distribuzione attuale 14,8 26,9 18,9 3,7 33,7 2.1 100,0 11.790.704 60.3 100.0

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Famiglie, soggetti sociali c condizione dell'infanzia"
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Tavola 9.10 - Donne occupate di 18 anni e pili per classe occupazionale attuale e classe occupazio
nale del padre. Anno 1998 (composizioni percentuali)

CLASSE ATTUALE Totale Numero Percen- Distribu-
tuale di zione alle

CLASSE DEL PADRE Borghesia Classe Piccola Piccola Classe Classe chi ha origini
media borghesia borghcsia operaia openua biato

impiegatizia urbana agricola urbana agricola

Borghesia 23,9 54,8 12,4 0,7 8,0 0,3 100,0 610.726 76,1 8,9
Classe media impiegatizia 9,8 68,5 9,5 0,5 11,5 0,3 100,0 1.251.715 31,5 18,2
Piccola borghesia urbana 6,9 50.7 22.8 0,9 18,1 0,8 100,0 1.089.683 77,2 15,8
Piccola borghesia agricola 4,5 33,1 17,1 13,4 28,8 3,3 100,0 610.390 86,6 8.9
Cia sse operaia urbana 5,2 44.5 11,8 0,8 36,2 1,5 100,0 2.757.519 63,8 40,1

Cia sse operaia agricola 3,0 19.8 14,0 6,3 42,2 14,7 100,0 557.158 85,3 8,1
Distribuzione attuale 7,7 47,8 13,8 2,3 26,1 2,3 100,0 6.877.191 64,9 100,0

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Famiglie, soggetti sociali e condizione dell'infanzia"

maggiore (68,5%). In po srzrorie intermedia
si collocano la classe operaia urbana
(63,8%), la borghesia (76,1%) e la piccola
borghesia urbana (77,2%) (Tavola 9.10).

Analizzando pili in dettaglio la situa
zione occupazionale degli uomini che si
trovano in una classe diversa da quella del
padre, emerge che i figli della borghesia si
sono collocati, nella maggior parte dei
casi, nella classe media impiegatizia
(26,1%) 0 nella piccola borghesia urbana
05,1%). In 11 casi su 100 sono diventati
operai. I figli mobili dei "colletti bianchi"
sono entrati a far parte della borghesia
nel 22,3% dei casi, uno su cinque (20%) ha
perso terreno approdando alla classe ope
raia urbana, mentre alcuni hanno avviato
u natt iv ita artigianale 0 commerciale
01,7%). I figli mobili della piccola bor
ghesia urbana si sono ripartiti fra i ve r t i
ci della scala sociale 05,6%), la classe
media impiegatizia (23,3%) e la classe
operaia urbana (20,2%). Analoghi, sebbene
un po' meno favorevoli, i destini di coloro
che sono usciti dalla piccola borghesia
agricola. Infine, i figli mobili della classe
operaia (si a urbana sia agricola) si sono
spostati prevalentemente verso la classe
media impiegatizia e la piccola borghesia
urbana e in otto casi su cento sono riusci
ti a raggiungere le posizioni occupaziona
li di vertice, entrando a far parte della
borghesia.

Per quanto riguarda le donne mobili, la
maggior parte delle figlie di imprendito-
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ri, liberi professionisti e dirigenti sono
scese verso la classe media impiegatizia
(54,8%), ma in otto casi su cento hanno
sperimentato un cambiamento ancora
maggiore della lora posizione sociale,
diventando operaie. Le poche figlie mobili
della classe media impiegatizia si sono
ripartite quasi in uguale misura fra le
posizioni di vertice (9,80/0), la piccola bor
ghesia urbana (9,5%) e la classe operaia
urbana 01,5%). Le figlie di artigiani e
commercianti si sono mosse soprattutto
verso la classe media impiegatizia
(50,7%), ma in circa un caso su cinque
08,1%) sono andate a collocarsi nella
classe operaia urbana. Simili Ie sorti delle
figlie mobili della piccola borghesia agri
cola ma con una ripartizione fra classe
media impiegatizia e classe operaia
urbana pili bilanciata (rispettivamente
33,1% e 28,8%). Infine, le figlie mobili degli
operai sono in gran parte diventate inse
gnanti 0 impiegate, oppure hanno avviato
una piccola a tt iv it a artigianale 0 com
merciale.

Complessivamente, i dati mostrano
ch e la m o b i l it a assoluta differisce in
modo significativo sia secondo il genere,
sia secondo la classe di origine. Le diffe
renze di genere sono principalmente con
seguenza del fatto che uomini e donne
tendo no a concentrarsi in occu pazioni
diverse. Per fare un esempio, i figli
(maschi) della classe operaia urbana si
spostano verso la classe media impiega-



t iz ia nel 25,7% dei casi, mentre le figlie
nel 44,5%. Cia non significa, pe ro , che
l'origine sociale influisca sui destini
occupazionali delle donne in misura
minore rispetto agli uomini. Sem plice
mente, la classe media i m p i e g a t iz i a ha
un peso molto maggiore all'interno della
forza lavoro femminile (47,8%) che in
quella maschile (26,9%). Eliminati gli
effetti della diversa struttura occupazio
nale secondo il genere, i dati confermano
quanto g i a emerso in tutti i principali
studi nazionali e internazionali sulla
m ob i l i ta : l'influenza esercitata dalla
classe sociale di origine sui destini occu
pazionali degli uomini e delle donne e
sostanzialmente uguale.

9.3.2 Mobilita intergeneraxionale e intra
generaxionale

L'analisi condotta fin qui si e rife rita
anche a coloro che sono entrati nel merca
to del lavoro da molto tempo e compren
de quindi i passaggi da una classe a
un'altra che si sono verificati nel corso
della carriera lavorativa (rn o b i l i ta intra
generazionale). Per valutare la mobil ita
intergenerazionale netta si puo prendere
in considerazione la prima occupazione
dei figli. In questa caso, la quota di per
sone che hanno cambiato classe rispetto
a quella dei genitori diminuisce, pur
rimanendo molto elevata (57,1%). Quin
di, Ie posizioni assunte dai singoli al
momenta dell'ingresso nel mercato del
lavoro sono condizionate dalle loro origi
ni sociali molto di p iu di quanto non 10
siano le posizioni attuali. In particolare,
per i discendenti della classe operaia
urbana, si rileva una forte m o b i l i ta nel
corso della vita attiva. Diversamente
accade nel caso della borghesia. I sogget
ti che appartengono a Il a stessa classe del
padre, tenendo conto dell'occupazione
attuale, sono molti di p iu rispetto a
quelli considerati al primo impiego. Cia
dipende dal fatto che molti figli della
classe borghese, dopo aver iniziato la
loro carriera lavorativa da posizioni p iu
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basse, tornano a ll e origini familiari. Per
analizzare p i u approfonditamente l'inci
denza della m ob i li t a di carriera si p u o
confrontare la prima occupazione con
quella attuale (Figura 9.4): il tasso di
rn o b il it a , in questo caso, e pari al 30,3%
ed e nettamente p iu basso del tasso di
m o b i l i ta intergenerazionale, calcolato
sia sulla prima occupazione, sia su qu e l
la a ttuale.

Emergono forti differenze di genere. Le
donne, come si e visto, hanno un livello di
mo b i l ita intergenerazionale p iu elevato
degli uomini. Dal punto di vista della
carriera presentano valori p iu bassi
(24,4% rispetto a 33,7%). Per esempio,
a l l a prima occupazione il rapporto tra
uomini e donne che giungono alla borghe
sia provenendo da altra classe sociale e
minore di quanto non 10 sia considerando
l'occupazione attuale. Nel corso della
vita lavorativa, quindi, Ie donne hanno
minori p o s s i b i l i ta rispetto agli uomini
di pervenire a posizioni occupazionali
p iu vantaggiose.

Per analizzare congiuntamente i due
aspetti della mo b il ita e possibile prende
re in considerazione tre punti nella vita
dei soggetti: la classe sociale della fami
glia di origine, quella del soggetto al la
prima occupazione e quella attuale
(Figura 9.5). Fra questi tre punti e possi
bile ricostruire cinque diversi itinerari
sociali. In primo luogo emergono gli
"immobili", che so no il 31,2% degli occu
pati. Essi rappresentano coloro che per
mangono nella stessa classe sociale del
padre, non avendo sperimentato alcun
tipo di m ob i l it a sociale fino al momenta
attuale e sono p iu numerosi tra gli uomi
ni che tra le donne. Ci sono poi i "mobili
con ritorno alle origini" C7 ,4%), che al
momenta dell'ingresso nel mercato del
lavoro avevano occupato una posizione
diversa da qu e lla del padre rna, dopo
alcuni anni, si ritrovano nella sua stessa
classe sociale. Questo itinerario e pill fre
guente tra col oro che provengono dalla
borghesia 0 dalla piccola borghesia
urbana, che in genere entrano nel merca
to del lavoro come impiegati (i p r irn i) 0
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Figura 9.5 - Occupati di 18 anni e piii per tipologia di mobfllta sociale nel corso della vita e
sesso. Anno 1998 (composizioni percentu ali)

Immobili

Mobili con ritorno alle origini

38,5

34,1 IIlMaschi

46,2 IIlFemmine

• ••••••••••385----' .Totale
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attiva •••••••

Mobili nel corso della vita
attiva

Mobili all'inizio e nel corso
della vita attiva

13,2

=:=;~3113,O

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Famiglie, soggetti sociali e condizione dell'infanzia"

come operai (i se co nd i). Anche questa
situazione riguarda pili gli uomini delle
donne.

La tipologia successiva raccoglie
"mobili all'entrata nella vita attiva", che
partono da una posizione diversa da que l
la del padre e vi rimangono anche in segui
to. Si tratta di una forma di m o b i l i ta
tipicamente intergenerazionale che racco
glie il 38,5% degli occupati e risulta malta
pili diffusa tra Ie donne di tutte Ie zone. E,
per esempio, il caso di chi lascia la classe
di origine grazie al titolo di studio conse
guito, un percorso diffuso tra colora che
iniziano come impiegati. Ci sana poi i
"mobili nel corso della vita attiva", che
rappresentano 1'11,7% degli occupati: i n i
ziano nella stessa posizione del padre e

successivamente ne occupano una diversa.
La lora e una forma di m ob il ita intragene
razionale che ne provoca una intergenera
zionale; e un itinerario seguito soprattut
to dai figli di operai che, pur avendo scel
to inizialmente la professione del padre,
hanna cambiato lavoro mana a mana che
si modificava la struttura produttiva.

Infine, possono essere considerati i
"mobili all'inizio e nel corso della vita
attiva" che rappresentano 1'11,7% degli
occupati: partono da una posizione diver
sa da quella del padre e in seguito la cam
biano, ma senza tornare a quella di par
tenza. In questa sensa, sperimentano for
me di mobil ita sociale sia inter sia intra
generazionale. Anche questa tipologia e
pili frequente tra gli uomini.
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9.3.3 Mobilitii relativa

Le opportunita di mobilita sociale degli ita
liani dipendono in larga misura dalla loro origi
ne sociale. Per un uomo di origine borghese e per
uno di classe operaia urbana le probabilita di
diventare un imprenditore, un libero professioni
sta a un dirigente, cioe di accedere alle posizioni
di vertice della scala sociale, sana rispettivamen
te pari al 45,3% e al 9%. Analogamente, mentre
circa la meta (48,5%) dei figli della classe ope
raia urbana hanna seguito il lavoro del padre nel
corso della vita adulta, soltanto una quota esi
gua dei discendenti della borghesia (11,2%) non e
riuscita a conservare la propria situazione di
partenza ed e retrocessa nella classe operaia.
Analoghi risultati valgono per le donne.

L'entita delle disuguaglianze di classe in ter
mini di opportunita di mobil ita si puo cogliere
dalle informazioni riportate nella Tavola 9.11.
Per ciascuna associazione di classi di origine, e
distintamente per uomini e donne, e stato cal
colato un indice che esprime la differenza di
probabilita secondo le quali i figli accedono alle
posizioni occupazionali disponibili. L'indice
assume valore zero quando le due classi paste a
confronto offrono ai figli le stesse opportunita
di mobilita e assume valore 100 quando i desti
ni occupazionali dei figli delle due classi sana
massimamente divergenti, data il quadro di
vincoli. L'indice puo essere interpretato come
percentuale di figli di una delle due classi di ori
gine che dovrebbero cambiare classe di destina
zione per avere le stesse opportunita di mobi
lita dei figli dell'altra classe di origine posta a
confronto.

9. DISAGIO ECONOMICa E MOBILITA SOCIALE

Per fare qualche esempio, possiamo conside
rare che, fra gli uomini, l'indice di dissirnilarita
fra la borghesia e la classe operaia agricola assu
me un valore pari a 46,6: cio significa che sostan
zialmente un figlio di braccianti su due dovrebbe
cambiare destinazione occupazionale per avere
le stesse collocazioni di classi dei figli della bor
ghesia e viceversa. La "distanza sociale" che
separa la borghesia dalle altre classi diminuisce
mana a mana che si sale nella scala occupazio
nale. La classe pill lantana dalla borghesia e la
classe operaia agricola, can un indice di dissimi
larita pari, come si e gia detto, a 46,6. Vengono
poi la piccola borghesia agricola (45,6), la classe
operaia urbana (37,7), la piccola borghesia
urbana (32,8) e la classe media impiegatizia
che, can un indice pari a 28, risulta socialmente
piu prossima alla borghesia.

La disuguaglianza di classe non ha comun
que impedito che ampie quote di uomini e
donne provenienti dalle classi mena favorite
riuscissero, nel corso della lora vita adulta. a
migliorare la propria condizione di origine.
Basterebbe osservare che all'incirca una figlia
di operaio su due (44,5%) e riuscita ad entra
re nella classe impiegatizia e che un figlio di
bracciante agricola su cinque e riuscito ad
accedere alla classe media impiegatizia,
salendo COS1 diversi gradini della scala sociale.
Tuttavia, buona parte della mobilita sociale
osservata e di breve a media raggio, cioe si e
svolta fra classi contigue. Se quasi meta delle
figlie della classe operaia urbana sana salite
alla classe media impiegatizia soltanto cin
que su cento sana pervenute alla borghesia.

Tavola 9.11 - Coefficienti di dtss lmf.larita (a) fra coppie di classi di origine in termini di oppor
turrita di mobtltta assoluta per gli occupati di 18 anni e p iu. Anno 1998 (u om i ni sot
to la diagonale p rincipale, donne sop ra la diagonale p riricipale)

CLASSE DI ORIGINE

Borghesia
Classe media impiegatizia
Piccola borghesia urbana
Piccola borghesia agricola
Classe operaia urbana
Classe operaia agricola

Borghesia

28,0
32,8
45,6
37,7
46,6

CLASSE DI ORIGINE

Classe Piccola Piccola Classe Classe
media borghesia borghesia o p e ra i a operaia

i m p i c g a t i z i a urbana agricola urbana agricola

17,3 21,1 41,1 29.5 55.8
20,8 40.8 28.6 55.5

28,6 25,7 18.8 43.5
41,9 34,3 19,6 24.8
32,9 31.1 30,5 26.9
42,8 35.3 22.5 14.5

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Ea m i g l ie . soggetti sociali e condizione d e lli n fa nz i a"
(a) Percentuale di figli d i una delle due classi d i origine che dovrebbero cambiare classe d i destinazione per avere Ie stesse col

locazioni d i classe dei figli dell'altra classe d i origine.
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Tavola 9.12 - Indici di rnoblfita relativa (coefficienti concorrenziali medi (a)) per gli occupati di
18 anni e piu, Anno 1998

eLASSE ATTUALE

CLASSE DEL PADRE Borghesia Classe Piccola Piccola Classe Classe
m e d i a borghesia borghesia operaia operaia

impiegatizia urbana agricola urbana agricola

Borghesia 1,93 0,42 -0,01 -0,27 -1,02 -1,06

Classe media i m p i e g a t i z i a 1.30 1. 51 0,09 -2,01 0,21 -1,10

Piccola borghesia urbana 0,24 0,21 1,11 -0,57 -0.15 -0,84

Piccola borghesia agricola -1,43 -1,13 -0,60 2,98 -0,47 0,65

Classe operaia urbana -0,36 0,29 -0,01 -1,11 1,14 0.05

Classe o p e ra ia agricola -1,68 -1,29 -0,59 0,97 0,29 2,30

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Famiglie, soggetti sociali e condizione dell'infanzia"
(a) II coefficiente concorrenziale medio e una misura del vantaggio medio che gli i n d ivi du i provenienti da una dara classe di

origine hanno su quelli provenienti dalle altre classi di originenella competizione per l'accesso a una determinata classe
occupazionale. 11 coefficiente assume valore zero quando la classe di origine corrispondente non offre, in media, alcun van
taggio competitivo nell'accesso alia classe occupazionale in questione; assume u n valore positivo quando la classe di o ri
gine corrispondente e, in media, in vantaggio su lle altre classi; assume un valore negativo quando la classe di origine cor
rispondente e, in media, in svantaggio rispetto alle altre classi. II coefficiente concorrenziale medio e il logaritmo natu
rale della media geometrica dei (k-l)*(k-l) odds ratiosche possono, essere calcolati a partire da quella cella, dove kvnume
ro delle classi occupazionali.

Inoltre, le opportunita di mobilita aseen
dente di cui, negli ultimi deeenni, hanno
goduto le figlie e i figli delle classi svantag
giate sono in gran parte il risultato dei
mutamenti ehe si sono verifieati eontempo
raneamente nel sistema produttivo e, quindi,
nella stru ttura oeeupazionale. Se eonfrontia
mo la distribuzione oeeupazionale dei figli
con quella dei padri (ultima colonna delle
Tavole 9.9 e 9.10) possiamo faeilmente rileva
re la portata di questi eambiamenti. Il pro
eesso di industrializzazione prima e quello
di terziarizzazione poi, hanno determinato
da un lato la forte eontrazione delle classi
agricole e, seppure in misura minore, della
classe operaia urbana; dall'altro, la erescita
altrettanto importante della classe media
impiegatizia e della borghesia, il cui peso e
quasi raddoppiato. Cia signifiea ehe, almeno
in parte, le opportunita di mobil ita aseen
dente di cui hanno goduto molte generazioni
in passato erano inevitabili: se le posizioni
soeiali ehe si renelono disponibili sono pili
alte, non si puo ehe salire.

II regime di mobil ita, al netto degli effetti
strutturali esereitati dai profondi eambia
menti avvenuti nel sistema oeeupazionale, e
invece piuttosto rigido: la classe eli origine
influisce in misura rilevante, limitando la
liberta di movimento all'interno dello spazio
socia1e. La Tavola 9.12 ne da un'idea. In una
situazione di eompleta indipendenza fra 1a
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classe del padre e la classe del figlio, i valori
degli indici di mobilita relativa dovrebbero
essere pari a zero, indieando ehe l'opportu
nita di aeeedere alle diverse posizioni oeeu
pazionali disponibili e uguale per tutti, qua
lunque sia la classe di origine.

Le eose non stanno cosi. I valori positivi
rappresentano le eombinazioni di origine e
destinazione sociale pili dense, cioe pili fre
quenti di quello ehe ei si puo aspettare in un
regime di mobil ita perfetta. Al eontrario, i
valori negativi rappresentano le eombinazio
ni di origine e destinazione sociale pili rade,
cioe meno frequenti di cia ehe si osserverebbe
in una situazione di piena fluidita. I valori
ehe si eolloeano sulla diagonale prineipale
della tavola di mobilita, rivelano ehe, al net
to degli effetti strutturali, tutte le classi (in
partieolare quelle poste agli estremi della
scala soeiale) tendono a trattenere al loro
interno buona parte dei propri figli. Inoltre,
mana a mana ehe ci si allontana dalla diago
nale principale della tavola, gli indiei
mostrano ehe gli spostamenti fra le classi
diventano tanto meno frequenti quanto pili
aumenta la distanza soeiale ehe le separa.



Capitolo 10

Reti di sofidar'ieta, assistenza e conciliazione
tra lavoro e famiglia

N el nostro paese le reti di aiuto informale hanna sempre avuto un ruolo di grande
rilieuo e hanna rappresentato un pilastro del sistema di welfare. Milioni di perso ne

si sana sc ambiate gratu.itarnente lavoro di cura, prestazioni sanitarie, aiuti eco nomici,
aiuti nellavoro e nello studio durante le diverse jasi della vita. Per decenni il modello di
welfare italiano si e basato sulla dispo n ib ilitd della famigli a a sostenere al suo interno
e juori dalle mura do mesticb e i soggetti vulnerabili (anziani, disoccupati, disabili ecce
tera) e in particolare sul ruolo delle donne nel lavoro di cura . La situazione sta cam
biando. Le trasfo rm a z io n i che hanno modificato i tratti della fa m igl i a italiana e la
so cietd nel suo co mplesso si rijlettono anche su lle reti di solidarieta, m utan dorie le
caratteristiche e la direzione dei flussi di aiuto . 1 jattori alia base delle rno d ificaz ion i
in atto possono essere ricondotti al crescente inserimento delle donne nel mercato del
lavoro e al processo di invecchiamento della popolazione. Il lavoro extradomestico crea
u.n carico aggiuntivo alle donne delle classi in eta centrali, cioe quelle che tradizional
mente hanno svolto il ruolo di principale care giver (persona che da a iu.to), L 'a u men.to
della sp era n z a di vita, oltre a rnodificare gli equilibri socio-demografici tra le genera
zioni, b a determ inato L'au merito del numero di individui in eta molto auanz ata, con
maggiori p roble m i di au.tos ufficienz a, e, al tempo stesso, si e tradotto in u n m igliora
mento delle condizioni di salute degli anziani "pi u giouant ". Questi due tip i di trasfor
m a z io n i sana alla base della ristrutturazione in atto nelle reti di aiuto inform ale.

Nell 'arco di 15 an.ni il n.urnero di individui che hanno fornito aiuti a persone non convi
venti e cresciuto sia tra gli uomini sia tra le donne, ma e diminu ito il numero di fam iglie
aiutate . Alle donne, nonostante il maggiore coinuolgimento riel mondo del lauoro, si devo
no corn u n que i due terzi delle ore impiegate in aiut i. E cresciuta inoltre l'eta media dei
care giver, che ora sana pia frequenti tra i 55 e i 64 anni di eta.

La dim in u zio ne delle fa miglie aiutate ha rigu a rdato soprattutto qu elle con anz iarii,
mentre gli sjorzi si sana indirizzati di pia verso le coppie con donne lavoratrici e figli
p iccoli, p assate dal quinto posta nella graduatoria delle fa miglie aiutate nel 1983 al
p rimo posta nel 1998, e verso le jamiglie con persona di riferimento disocc u.pata .

La p op olaz io ne b a attivato strategic alternative per jar fronte alia nuova situazione,
selezionando le aree di bisogno pia critiche. Le iniziative sana adottate da una rete piu
articolata che in p assato, si sostanziano nella condivisione dell.'irnpeg no di a iuto tra
pia persone (sp esso reclutate anche tra gli amici e il ui.ci n ato), in u n processo di sele
zione dei destinatari a javore di quelli che hanno maggior bisogno di aiuto e nella sosti
tuzione di almeno una parte dellaiuto proveniente dalla rete informale con aiu.ti forni
ti d a altre persone esterne alia rete (baby sitter, col], assistenti di a n z ia n i 0 disabili
eccetera). Non e possibile quantificare quanta parte della ristrutturazione della rete
derivi da m uta meriti nei bisogni e quanta da difficolta a Jarvi fro nte d a parte delle
jamiglie. Certo e che in questa fase di trasfo rmae io ne delle reti di aiuto inform-ale, una
serie di bisogni jondamentali delle famiglie necessitano an cb e di u.n jorte sostegno da
parte delle politiche nazionali e locali.
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L 'evoluzione del settore socio-assistenziale diviene qu.in.di strategica per soddisfare le
esigenze delle famiglie, sia nelle situ a z io n i di difficolta (disagio econom ico, malattia,
handicap, tossicodipenden z a eccetera), sia nell 'amb ito della normale vita quotidiana in
cui i tradizionali equilibri tra le generazioni si sana modificati e le "rigidita incrociate ",
sul piano familiare, lavorativo e sociale, pongono nuove doman de al sistema di welfare,

L 'offe rta assistenziale e estrem amente differen z iata a livello territoriale, A situ a z io
ni consolidate (taluolta di vera e propria eccellenza) si accostano carenze strutturali
nell'erogaeione. Nel Nord L'orgariiz z a z io ne dei servizi locali e una maggiore presenza del
volontariato si affiancano alia presenza di reti familiari ed extrafamiliari pitt diffuse
e attiue . Nei Mezzogiorno, accanto a situazioni di grave disagio e ad una carenza delle
reti di aiuto inform.ale, si reg istra anche un minor numero di servizi socio-assistenz ia
u attivati e una rete di volontariato meno diffusa che riesce a rispo n dere soltanto in
parte ai bisogni delle famiglie.

D'altro canto la normatiua nazionale e arriuata in ritardo ancbe in rela z io ne alia con
ciliazione tra lavoro e famiglia. Solo di recente, in osservanza aile raccomandazioni
europee in tem a di conciliazio ne, si sana reg istrati segn ali positivi (si pensi alia legge
285/97 per i minori e alia nuova normatiua sui congedi parentali), m a la p resenz a di
rigid itd rimane un elemento c ritico per le famiglie e i lavoratori, soprattutto per le don
ne. I motivi familiari continua no a predominare nell 'interruzione deli'attiuita lavorati
va delle donne: tra quelle con due fig li, una su cinque ha abbandonato if lavoro in occa
sione della nascita dei figli e addirittura una su quattro se in eta co mpresa tra 25 e 34
anni. Nonostante la normativa nazionale in materia di matern ita sia ira le pitt avan
zate d Europa, si segnala ancora una percentuale significativa di donne che ha dovuto
interrompere illavoro nel periodo di matern ita protetta (circa il 10% a liuello n a z io n a
le e oltre if 15% in alcune regioni come Veneto) Lo mbardia, Trentino-Alto Adige),

I bisogni cambiano e COSt anche gli stili di vita. I cittadini cercano nuove soluz io n i,
adottano strategie in d iuidu ali e collettiue . Resta da uedere quanta il sistema di welfare
riusc ira ad assecondare tali processi, alleggerendo la famiglia dal souraccarico di fun
zioni non piu gestibili come in passato.
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10. RETI D1 SOLIDAR1ETA, ASS1STENZA E CONC1LIAZ10NE TRA LAVORO E FAM1GLIA

10.1 Trasformazioni delle reti di aiuto
informale

10.1.1 Nonne e madri: anelli di una catena
in sovraccarico

Le trasformazioni sociali e demografi
che degli ultimi decenni hanno profonda
mente modificato Ie reti di parentela
all'interno delle quali gli individui si trova
no inseriti nei momenti cruciali della vita e
quindi anche le figure sulle quali possono
contare per ricevere aiuto 0 a lle quali devo
no fornire sostegno. Domini e donne si rap
portano a re a lta familiari dalle configura
zioni nuove, che si riflettono sulle reti di
so lidarie ta , trasformandone Ie caratteri
stiche, la capacita di sostegno e la tenuta.
Emergono bisogni nuovi e altri trovano
soluzioni diverse rispetto al passato. La
portata delle modificazioni puo essere bene

illustrata considerando, ad esempio, i per
corsi di vita e le reti di parentela di due
generazioni di donne: quelle nate nel 1940
che attualmente hanno 60 anni e quelle nate
nel 1960 che hanno 40 anni.

A circa 40 anni, eta in cui Ie donne di
ambedue le generazioni hanno in genere
almeno un bambino con meno di 14 anni, le
differenze emergono in modo evidente: la
donna nata nel 1940 poteva, potenzialmen
te, dividere il carico delle cure da prestare
ai componenti piu anz iani e ai bambini del
la sua famiglia con altre nove persone, tra
marito, sorelle/fratelli e cognate/i; la don
na nata nel 1960 puo condividere illavoro di
cura soltanto con altri cinque adulti 1.

A cio si aggiunga che, mentre la donna
del 1940 avra per circa 12 anni della sua
vita uno 0 p iu anziani nell'ambito della
rete parentale, per quella del 1960 il perio
do si prolunghera fino a 18 anni. La com-

1 La storia familiare della donne nate nel 1940 e di quelle nate nel 1960 e stata ricostruita sulla base dei
comportamenti demografici osservati, in media, per Ie due generazioni di donne e per le generazioni degli
altri componenti della rete parentale. L'obiettivo di tale ricostruzione e meramente esemplificativo, in quan
ta essa e stata effettuata a parita di altre condizioni che invece sana mutate nel tempo (istru zio n e e cultu
ra, stato di salute, mercato del lavoro). Di seguito, si forniscono alcune informazioni sulla metodologia e sul
le fonti utilizzate.

L'informazione su lleta media alla nascita del primo figlio consente di risalire alla generazione di appar
tenenza delle madri delle donne prese in considerazione: il 1913 per quelle nate nel 1940 e il 1934 per quelle nate
nel 1960. L'e ta media al primo matrimonio per generazione permette di risalire alla data del matrimonio dei
genitori. La distanza media tra l 'e ta degli sposi in corrispondenza dell' anna di celebrazione del primo matri
monio consente di individuare la generazione di appartenenza del padre: il 1909 per le donne del 1940 e il 1931
per le donne del 1960. Le informazioni sulla fe cond ita per generazione di appartenenza delle donne permetto
no di stimare il numero medio di fratelli e/o sorelle (2,5 per la donna del 1940, e 1,8 per la donna del 1960). Si
e ipotizzato che il comportamento demografico dei fratelli e delle sorelle sia assimilabile a quello delle donne
considerate, data la "vicinanza" delle generazioni di appartenenza. Per quanta riguarda la stima delle
sopravvivenze medie, si e proceduto nel modo seguente. Si e partiti dal presupposto che i genitori delle donne
fossero entrambi sopravviventi nell'anno di nascita. Qu ind i, si e risaliti alla stima della vita media residua
utilizzando le tavole di morta lita p iu vicine all'anno di nascita della donna relativamente ai sopravviventi
alle eta specifiche raggiunte dai genitori in quell'anno. 1nfine, per effettuare il confronto alleta di 40 anni per
Ie donne nate nel 1940 e 1960, si e assunto che entrambe fossero sopravviventi a quelleta e, con procedimento
analogo a quello descritto precedentemente, si e stimata la lora vita media residua.
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presenza d i pili in dividu i a n z ia n i riguar
dera solo due anni d i vita per la prima del
le due donne eben 12 anni per la seconda.
Queste trasformazioni hanno conseguenze
sconvolgenti sulleta media della rete
parentale: considerando i parenti stretti
(genitori, marito, sorelle/fratelli, figli,
generi!nuore, n ip oti). essa passa da 26,1
anni nel prirno caso a 44,6 anni nel secondo.

Differenze irnportanti emergono anche
rispetto ai genitori delle due donne conside
rate, che chiameremo di seguito nonni.
Alleta di 40 anni la rete di parentela della
donna nata nel 1940 presenta una sola non
na per dieci nipoti, mentre per la donna che
proviene dalla generazione del 1960 la pro
porzione e di tre nonni per sei nipoti. Nel
secondo caso, la nonna e ovviamente favori
ta da una situazione in cui i carich i per
l'accudimento dei nipoti sono ridotti e pos
sono essere condivisi con altri norini, rna
parallelamente emergono nella famiglia
nuovi e differeriti carichi. Le donne nate nel
1913 e nel 1934 (rnadri delle due donne con
siderate) diventano nonne intorrio al l'eta di
53 arini, rna la composizione della loro rete
d i parentela in corrispondenza di questa
eta e assai diversa. La nonna della classe
1913, come la maggior parte delle donne di
quella generazione, vive sola con il coniuge: i
tre figli avu ti in media sono g ia tutti u sci
ti di casa e nei successivi otto anni le daran
no nel complesso almeno sei nipoti. General
mente, non ha pili genitori anziani di cui
occuparsi, mentre l'impegno riei confronti
della cura dei numerosi nipoti e, almeno in
parte, alleggerito dal fatto che due figlie (0
nuore) su tre sono casalinghe. La nonna del
la classe 1934, invece, ha ancora in media
almeno un genitore anziano di cui occupar
s i , mentre la figlia 0 la nuora, impegnata
pili frequentemente nel mondo del lavoro (in
media, infatt i, una su due risulta occupa
ta), hanno bisogno di maggiore a iuto per la
cura e I'affidamento d.ei figli. Sulla nonna
della classe 1934, dunque, tende a concen
tr arsi un maggior carico di lavoro d i cura:
anche se ha un minor numero di figli e
soprattutto di nipoti da aiutare, deve assi
stere genitori molto anziani e, in alcuni
casi, i figli adulti che protraggono la loro
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permanenza in famigl ia; senza contare che
figlie (e nuore) sono pili spesso occupate ed
esprimono maggiori esigenze di a.iuto .

In altr i termini, le trasformazioni demo
grafiche e quelle legate al mercato del lavoro
tendono a sovraccaricare sia le donne con
figli piccoli, sia le nonne. Madri e figlie si
sostengono vicendevolmente con maggiore dif
ficolta rispetto alle generazioni precedenti.

10.1.2 Aumento dei care giver e diminu
zione delle famiglie che riceoono
aiuti

Nel corso degli ultimi 15 anni le grandi
trasformazioni socio-demografiche e la
crescita di nu ov i bisogni hanno profonda
mente ristrutturato le r e ti d i aiuto i nfo r
male.

Gli a iut i dati s i sono concretizzati in
lavoro di cura (accudimento degli a nz ian i
e d e i bambini, assistenza domestica,
mediazione con le istituzion i del welfare,
disbrigo di pratiche burocratiche e anche
semplice compagnia), prestazioni s a n ita
rie, a iuti economici, a iuti nel lavoro e rie l
10 studio. Nel 1998 i care giversono passa
ti dal 20,8% al 22,5% della popolazione con
oltre 14 anni (Tavola 10.1), rispetto al
1983, ma, nonostante il loro aumento, e
d iminu ito il numero di famiglie beneficia
rie del sostegno. Nello stesso arco di tem
po, infa tti , Ie famiglie che ricevono a iu ti
sono passate dal 23,3% al 14,8%. Un grup
po di care giver pili numeroso rispetto al
passato raggiunge, quindi, un numero
ridotto di persone e di famiglie, tendendo
a condividere con altri il carico (tra le
famiglie con almeno tre componenti adul
ti la quota di quelle che attivano due care
givero pili e passata dal 18,7% al 20,6%).
Agli a iut i f o r n ir i al d i fu o r i della famiglia
sono state dedicate, nel 1998, 330 rn il io n i
di ore in media ogni mese e due m il iard i e
840 milioni nell'anno.

Sono soprattutto le donne ad assumere
la funzione di cura (u n quarto delle donne,
rispetto a un quinto degli uomini) indi
pendentemente dalla classe sociale e dal
contesto territoriale di appartenenza.
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Tavola 10.1 - Persone di 14 anni e pili che hanno dato almeno un aiuto gratuito a persone non con
viventi nelle quattro settimane precedenti l'intervista per sesso e caratteristiche
socio-economiche, Anni 1983 e 1998 (ualori medi e per 100 perso ne can Ie stesse carat
t e r ist i cb e)

CARATTERISTICHE MASCHI FEMMINE TOTALE
SOCIO-ECONOMICHE 1983 1998 1983 1998 1983 1998

NUMERO MEDIO DI DESTINATARI 1,3 1,3 1.3
NUMERO MEDIO DI AIUTI DATI 1,3 1,5 1,3 1,8 1,3 1.7
ETA MEDIA Canni) 42,9 45.5 43,5 46,3 43,2 46.0

CLASSI DI ETA
14-24 anni 10.6 14,0 16,4 20,3 13,5 17,1
25-34 anni 21,2 17,9 24,2 22,4 22,7 20,2
35-44 anni 24,2 23,9 27,2 27,3 25,8 25,6
45-54 anni 21,2 24,8 27,1 30,9 24,2 27,9
55-59 anni 21.0 25,9 28,5 32,3 24,7 29,2
60-64 anni 20,4 25,0 28,4 32.4 24,7 28,8
65-74 anni 18,8 18,9 20,9 23,1 20,0 21.2
75 anni e pili 9,4 13,2 9,3 10,9 9.3 11.7

TlTOLO DI STUDIO
Senza titolo/Lieenza elementare 17,7 16,6 23,2 22,0 20.8 19,9
Lieenza media 17,6 19,2 20,9 24,4 19.2 21.7
Diploma di seuola seeondaria

superiore 20,2 23,0 24.4 26,5 22,2 24.7
Titolo universitario 27,3 30,6 26,3 33.5 26,9 31.9

STATO CIVILE
Celibe 0 nubile 12,0 15,1 16,4 20,8 14,0 17,7
Coniugato 22,2 23,5 26,3 27,0 24,3 25 2
Separato 21,6 20,5 19,6 29,1 20.4 25.3
D ivorzia to 20,5 23,9 24,5 29,1 23,3 27,1
Vedovo 10,0 14,7 19,4 20,2 17.8 19,3

CONDIZIONE PROFESSIONALE
Oeeupato 21.8 21.6 24,7 26,6 22,7 23,4
Iririge nte, i mpren ditore,

lib e ro p rofess i o n ista 27,4 29.0 32,8 32,9 28. 1 29.8
l mp ieg a to 24,6 24,7 24,5 29,4 24,5 27.0
Operai o 19.6 17.6 23,5 22,0 20.7 19,0
Lauora t ore in proprio 21.7 19,6 26.5 23.8 23.2 20.9
In eerea eli prima oeeupazione 12,8 14,7 20,6 23,3 16,6 18,5
Casalinga 24,6 24,4 24.6 24.4
Studente 10,4 16,3 14,1 21.4 12,1 18,9
Ritirato dal la voro 16.6 21.6 22,1 26,3 19,0 23,6

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Nord-ovest 20.1 21.5 25,4 27,0 22,9 24,3
Nord-est 20,3 24,7 25,2 31,8 22,9 28.4
Centro 17.7 18,9 21,3 21,1 19.5 20.1
Sud 16,6 18,0 19,9 20,2 18,3 19,2
Isole 17,8 17,6 20,7 21,6 19.3 19,7

Totale 18,6 20,3 22,8 24,5 20,8 22,5

Fonte: Israt. Indagine m u l t is co p o "Famiglia, soggetti sociali e condizione dc llinfa nz ia"
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All'impegno femminile competono i due
terzi delle ore di aiuto prestate. Soltanto
a p ar tir e da i 75 anni di eta il coinvolgi
mento maschile risu lta lievemente supe
riore a quello delle donne, tenuto conto
anche che nell'ultima fascia di eta le don
ne so no mediamente pili anziane degli
uomini e, quindi, hanno peggiori condizio
ni di salute.

Oltre ad essere coinvolte nelle reti infor
mali in percentuale pili elevata, le donne
dedicano a Ile att iv ita di sostegno quote
maggiori del loro tempo: in media, imp e
gnano negli aiuti 12 ore al mese, e gli
uomini 8. Gli a iuti vengono erogati, nel
78,4% dei casi, ad un solo individuo.

Nel 1983 il 54,3% degli individui che for
nivano aiuto a persone non conviventi ave
va meno di 45 anni; nel 1998 la quota si
riduce al 47,8%. L'e ta media dei care giver
e passata da 43,2 a 46 anni, rna e aumen
tat a di quasi quattro anni nel Centro e di
3,5 anni nelle Isole.

Per entrambi i sessi i care giver si con
centrano tra i 55 e i 64 anni. In questa
stessa fascia di eta si realizza il maggior
aumento della percentuale di care giver
rispetto a I 1983.

La fase del ciclo di vita familiare in cui
generalmente si trovano gli individui
dell' eta considerata vede venir meno il
carico del lavoro di cura legato a ll a pre
senza in casa di bambini, rna anche emer
gere la n e cess ita di aiutare genitori,
parenti anziani e figli adulti, che siano
rimasti in casa 0 abbiano costituito una
famiglia indipendente. I care giveranzia
ni forniscono il 23,1% delle ore di aiuto
prestate. Le donne di 65 anni e pili si atti
va.no 20 ore al mese in media per le neces
s ita di parenti, amici e di altre persone,
gli uomini in media 16 ore.

Il 5,6% dei care giver h a prestato aiuto
nel mese precedente l'intervista nell'ambito
di un'organizzazione di volontariato, con
quote superiori a lla media nel Nord-ovest
(7,3%) e minime nell'Italia insulare (4,3%).
Il corrispondente numero di ore di aiuto
prestate ammonta al 5,2% del complesso
delle ore erogate dai care giver (al 4,6% di
quelle prestate nel corso di un anrio).
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La costante diminuzione di beneficiari
degli a i ut i a partire dal 1983 si e aff ia n
cata ad un processo di selezione delle
famiglie dei destinatari che h a svantag
giato soprattutto gli a n z i a.n i (Tavola
10.2). Tra il 1983 e il 1998, la quota di
famiglie aiutate tra quelle con almeno un
anziano (e senza bambini) si e quasi
dimezzata (dal 30,7% a I 16%), mentre
quella delle famiglie con bambini fino a 13
anni (e senza a nz ian i) e rimasta sostan
zialmente costante; nel frattempo e cre
sciuto il peso degli a iu t i prestati a farn i
glie con bambini, nelle quali Ia madre
lavora.

Cia e avvenuto in presenza di un pro
gressivo invecchiamento della popolazione
e dell'aumento del numero di ultraottan
tenni. Questo processo, piuttosto che
determinare un aumento dei bisogni di
aiuto e assistenza da parte della popola
zione anziana, ha provocato un cambia
mento della loro natura. Le condizioni di
salute degli a n z ian i sono, infatti , com
plessivamente migliora te rispetto a l pas
sato. In soli sei anni, dal 1993 al 1999, Ia
quota di individui con almeno 65 anni
affetta da pili di una malattia cronica
diminuisce di cinque punti percentuali
(dal 57,6% al 52,7%) e ancora maggiore e
il miglioramento tr a gli individui che s i
trovano a ridosso dell' eta anziana. Tra i
55 e i 64 anni, infatti, l'analoga percen
tuale scende dal 37,4% al 31 %. Gli anziani
che valutano buone le proprie condizioni
di salute passano dal 31,5% al 37,9%, con
un aumento ancora pili importante nella
fascia di eta d a i 65 a i 74 anni (dove
l'aumento e di otto punti percentuali). La
d is ab il it a cresce sol tanto tra gli ultraot
tantenni e, d'altra parte, spostandosi in
avanti Ie t a dell'insorgenza di patologie
gravi, e sempre pili probabile che il b iso
gno si presenti quando la rete e divenuta
debole.

In sintesi, Ia diminuzione del numero di
famiglie con anziani aiutate si e verifica
ta per varie ragioni. Sono migliorate Ie
condizioni di salute della popolazione
a nz ia n a e, nell' ambito della stessa rete di
sostegno potenziale, i loro bisogni si tro-
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Tavola 10.2 - Famiglie che hanno dato 0 ricevuto aiuti gratuiti da persone non conviventi nelle
quattro settimane precedenti l'intervista per tipologia familiare. Anni 1983 e 1998
(ualo ri percentuali)

PER 100 FAM1GLIE
CON LE STESSE CARATTER1STICHE

COMPOSIZIONI
PERCENTUALI

TIPOLOGIE FAMILIARI Famiglie che hanno Farniglie che hanna Famiglie ehe hanna Famiglie che hanna
data aiuti ricevuto aiuti data aiuti riccvuto aiuti

Totale

Famiglia con aimeno un anziano
e senza bambini

Un componente
Due componenti
Tre componenti e pili

Famiglia con aimeno un bambino
e senza anziani

Coppia con madre casalinga
Coppia con madre che lavora
Coppia con madre in altra

condizione
Monogenitore
Altro

Famiglia con un anziano

Famiglia senza anziani e senza
bambini

Un componente
Coppia con figli
Coppia senza figli
Monogenitore
Altro

1983

26,1

17,7
26,4
34,0

34,7

34,5
36,1

38,2
19,6
16,8

34,9

37,3

32,4
38,2
40,4
31.9
36,5

1998

25,0

16,9
27,3
34,3

36,5

33,9
38,5

41,2
34,2
39,2

36,8

39,2

30,9
43,9
39,3
36,1
39,2

1983

30,7

48,6
28,9
15,7

25,1

20,2
30,9

27,0
38,9

6,5

14,8

17,4

33,0
11,6
17,8
18,2
17,3

1998

16,0

24,2
11,6
10,2

23,7

15,4
31,2

24,9
30,8

7,2

11,7

8,7

14,1
5,2
8,9

11 ,2
16,7

1983

19,1

3,8
8,0
7,3

36,7

19,7
13,3

2,9
0,8
0,1

3,3

40,9

5,7
19,5
] 2,0
3,0
0,7

1998

25,1

6,3
11,1

7,6

26,0

10,4
12,2

2,0
1,2
0,3

1,3

47,6

8,3
23,8
11,1

3,8
0,7

1983

32,3

14,8
12,6

4,8

38,3

16,6
16,4

3,0
2,3
0,0

2,0

27,4

8,4
8,6
7,6
2,5
0,5

1998

36,5

20,6
10,8

5,2

38,6

10,7
22,4

2,7
2,5
0,1

0,9

24,0

8,6
6.4
5,7
2,6
0,7

1983

24,5

7,1
10,2
7,2

35,6

19,1
12,4

2,6
1,4
0,1

3,2

36,8

5,9
17,2
10,0

3, ]
0,6

1998

33,9

12,6
13,8
7,5

24,1

10,3
10,7

1,6
1,2

0,3

1,2

40,9

9,0
18,3

9,5
3.5
0,6

Totale 33,5 33,7 23,3 14,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte,' Istat, Indagine multiscopo "Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia"

vano spesso a "competere" con Ie necessita
di cura espresse dalle famiglie con bambi
ni piccoli, in particolare da quelle con
madri lavoratrici. Del resto, Ie famiglie
che si trovano nell' ultima fase del ciclo di
vita sono anche quelle che dispongono di
una rete di sostegno con eta media pili
avanzata e, quindi, con una ridotta capa
cit a di aiuto. A un minor numero di fami
glie con anziani aiutate fa riscontro una
maggiore presenza di anziani tra i care

giver, aumenta conseguentemente leta
media di quanti sono coinvolti attivamen
te ne ll e reti di so lidar ie ta.

10.1.3 Tipi di aiuto e differenze di genere

Gli aiuti dati alle persone non conviven
ti si compongono di lavoro di cura, pre
stazioni sanitarie, aiuti nel lavoro extra
domestico, nello studio e aiuti econornici.

461



ISTAT - R<\PPORTO ANNUALE 1999

11 lavoro di cura svolto al di fuori delle
mura domestiche non e soltanto cura del
la casa e assistenza delle persone, rna
anche a tt iv ita di mediazione con le i s ti tu
zioni e con le agenzie di welfare (nidi,
scuole, ospedali eccetera) e si trasforma a
seconda delle fasi del ciclo di vita familia
re che ne ridisegnano cadenza e contenuti.

I figli sono meno numerosi, ma le esi
genze sono cambiate. Sono spesso figli un i
ci ed hanno n ecessrta di socializzare
all'esterno della famiglia. Cia avviene sern
pre me no nei luoghi tradizionali. Al co r ti
Ie casalingo si sostituiscono corsi, a tt i
vita sportive, case di amici e cia determi
na l'esigenza che qualcuno li segua nel cor
so della giornata. Ma, nel frattempo, il
tempo disponibile delle madri si e ridotto,
poiche e cresciuto il numero delle donne
che lavorano.

L'allungamento della vita media si tra
duce in un maggior rischio di d is ab il i ta
degli anziani e in particolare delle a nz ia
ne che vivono pili a lungo. 11 lavoro di cura,

in questo caso, si traduce in un impegno
continuativo e spesso me no gratificante;
puo essere anche molto duro e comprende
a tt iv it a molto diverse, dall'assistenza al
lavoro domestico, dal disbrigo di pratiche
burocratiche all'accompagnamento delle
persone 0 al la semplice compagnia.

Le ore impegnate nel lavoro di cura
costituiscono 1'85,8% delle ore di aiuto
totali e hanno coinvolto il 19,8% della
popolazione con oltre 14 anni, con propen
sioni pili elevate tra le donne e le persone di
55-64 anni. Per il 27,7% dei care giver il
lavoro di cura si e concretizzato nel fare
compagnia, accompagnare 0 ospitare altri
individui, per il 22% nello svolgere attiv ita
domestiche, sbrigare pratiche buro cra ti
che e fornire assistenza ad adulti, per il
19,3%, infine, nell'accudire bambini.

Dei 268 milioni di ore mensili irn pe g n a
te dai care giver nel lavoro di cura, quote
uguali, pari a poco meno di un terzo del
totale, sono dedicate all'assistenza ad
adulti 0 anziani e all'accudimento di

Figura 10.1 - Ore erogate per lavoro di cura a persone non conviventi nelle quattro settirnane
precedenti l'intervista per tipo di aiuto e sesso. Anno 1998 (per 100 ore di aiu
to erogate in cornplesso)
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Fonte: l s ta t , lndagine multiscopo "Fa m ig li a. ~oggetti so ci a l i e c on d i z i o nr- d el linfa nz io"
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bambini (Figura 10.1). Mentre nel primo
caso so no maggiormente coinvolti gli
uomini e le donne tra i 45 e i 64 anni, con
un impegno rispettivamente di 24 e 30 ore
al mese, la cura dei bambini e diffusa
soprattutto tra le persone di 65-74 anni.

II 18,8% del tempo impegnato nel lavoro
di cura e dedicato a fare compagnia, dare
o sp ita lita e accompagnare persone e il
14,3% al lavoro domestico. Una quota resi
dua (5,3%) viene utilizzata nell'aiuto per
il disbrigo d i pratiche burocratiche.

Uomini e donne sono coinvolti in modo
diverso: se si esclude l'assistenza fornita
per il disbrigo di pratiche burocratiche,
che vede maggiormente presenti gli uorni
ni, il tempo dedicato dalle donne a lle
diverse att iv ita e sempre superiore.

I destinatari del lavoro di cura si diffe
renziano per genere del care giver (Figura
10.2). Gli uomini prestano il loro aiuto
pili frequentemente a genitori, suoceri e
amici, mentre Ie donne, oltre a queste figu
re, si dedicano al le famiglie dei figli, a
nonni 0 altri parenti anziani e ai vicini.

I care giver forniscono anche prestazio
ni sanitarie, aiu ti nellavoro extradome
stico, nello studio e aiuti economici.
L'impegno dedicato risulta pari al 18,8%
del totale delle ore erogate e, fatta ecce
zione per quelle dedicate al lavoro extra
domestico, che vedono maggiormente
impegnati gli uomini, le donne svolgono,
anche in questo caso, un ruolo di primo
piano. Le prestazioni sanitarie (che tra i
care givercoinvolgono 1'11,6% degli uomini

Figura 10.2 - Persone di 14 anni e phI che hanno dato almeno un aiuto gratuito a persone
non conviventi neUe quattro settimane precedenti l'intervista per sesso e desti
natario deflaiuto, Anno 1998 (per 100 perso ne che hanna data a iuto)
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Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Famiglia, soggetti socia l i e condizione dell'infanzia"
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Destinatari degli aiuti

Le figure che popolano la
rete informale di aiuti pre
sentano grande uarieta,
Cenitori, suoceri, figli e
nipoti, amici e vicini, ma
anche Ie altre perso ne, rap
presentano i destinatari del
la maggior parte degli a iu t i
p ii; impegnativi.

Quasi it 30% dei care giver
fornisce aiuto alla propria
famiglia di orig ine 0 a quel
la del partner. La propensio
ne piu eleuata ad aiutare
gen itori e i suoceri si reg i
stra, con valori di poco supe
riori al 43%, tra i 35 e i 54
anni, classe di eta in cui e
pii; frequente avere genitori
anziani e bisognosi di aiuto.
Se si considerano i care giver
che hanno fornito aiuto ad
un solo indiuiduo, si PUG
osservare come tra i 45 e i 54
anni la quota di ore impe
gnate per le famiglia di ori
gine supert it 50%. Uomini e
donne presentano una diver
sa propensione a fornire
sostegno at genitori e in par
ticolare alle madri. Le figlie
aiutano la famiglia di orig i
ne con maggior frequenza
rispetto ai figli e le differen
ze di genere si amplifi
cano all'aumentare dell 'eta.
L 'aiuto ai genitori si riduce
al diminuire del livello di
istruzione dei figli e
all'aumentare della distan
za fra le abitazioni. La pro
babilitd che i figli sostenga
no i genitori e meno elevata
t ra gli individui residenti
nel Mezzogiorno e aumenta
al crescere dell'etd del geni
tore e al peggiorare delle sue
condizioni di salute.

Gli amici, aiutati dal 22,5%
dei care giver, occupano un
posta di primaria importanza
tra i destinatari. La presenza
nell'ambito del gruppo di soste
gno sociale di indiuidui appar
tenenti alla rete amicale non
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risente dell'avvicendarsi delle
fasi del ciclo di vita. Al contra
rio delle diverse figure parenta
li, che appartengono a genera
zioni anche molto distanti tra
di loro ed entrano 0 escono dal
la rete familiare in funzione
della cadenza dei principali
eventi demografici (matrimo
ni, nascite, morti), gli amici,
spesso prossimi per eta, rap
presentano un serbatoio alme
no in parte potenzialmente rin
novabile sia di care giver, sia di
destirtatari degli aiuti. Soprat
tutto tra i giovani, e in parti
colare tra gli uomini, gli amici
assumono un ruolo di primo
piano: li aiutano quasi un ter
zo dei ragazzi e un quarto delle
ragazze tra i 14 e i 24 anni
mentre tra gli anziani la quota
scende al 15%. E importante
l'aiuto per gli amici tra sepa
rati e divorziati.

Un importante flusso di
aiuti si genera dai genitori
verso i figli non conviventi. A
questi ultim i, insieme a n.uo
re, generi e nipoti, viene
dest inato, infatti, il 16,9%
degli aiuti forniti dalle don
ne e it 13,4% di quelli forniti
dagli uomini, ma le quote
sfiorano il 50% tra gli anzia
ni dai 65 ai 74 anni. I care
giver che indirizzano il loro
aiuto ai figli sana general
mente individui con bassi
titoli di studio, vedovi, riti
rati dal lavoro e casalinghe.
Emerge, in questa caso, il
ruolo dei nonni e soprattutto
delle nonne, fondamentale
per le donne che lavorano.
L'atteggiamento delle nonne,
e piu in generale della popo
lazione anziana, nei confron
ti della cura dei nipotini e in
continua evoluzione. Il seg
mento di nonni impegnati a
tempo pieno nella cura dei
nipoti e minoritario, in par
ticolare fra quelli con titolo
di studio pii; alto. Pi u in

dettaglio, il 15,8% dei nonni
non si prende mai cura dei
nipoti con meno di 14 an ni,
mentre it 29,8% accudisce il
nipote piu vicino quando i
genitori lavorano. Un seg
mento maggioritario di non
ni accudisce i nipoti saltua
riamente (i mpegn i occasio
nali dei genitori, quando i
genitori escono per tempo
libero, nel periodo di uacan
za, quando sana malati, in
situazioni di emergenz a), Le
figure parentali che accom
pagnano piu a lungo gli iridi
vidui nel corso della vita
sana rappresentate d a fra
telli e sorelle. Ad essi, si dedi
ca 1'11,3% dei care giver e, ad
eccezione dei 25-34enni che
mostrano una pii; elevata
propensione alt'aiuto verso
queste figure parentali
(15,5%), la quota si m.antie
ne sostanzialmente stabile
fino ai 74 anni e scende
all '8,8% nell 'ultima classe di
eta.

I vicini sana figure di
destinatari privilegiati dal
le donne (il 12,6% rispetto al
10, 7% degli uom in i), Ouuia
mente e piu frequente che
siano le casalinghe ad offri
re il loro aiuto a persone che
abitano nelle vicinanze e
ancor p iic quando si tratti
di persone che vivono sole 0

che sana monogenitore.
Altre persone che non

appartengono alla rete dei
parenti 0 degli amici e vicini
sana destinatarie dell'aiuto
piil importante nel 11,3% dei
casi. A tale tipologia di sog
getti si orientano p ii; fre
quentemente le persone che
svolgono att iuitd nelle asso
ciazioni di volontariato, i
giovani tra i 14 e i 24 anni,
che sovente forniscono aiuto
proprio attraverso queste
associazioni e in particolare
Ie ragazze.
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e i1 17,2% delle donne) si rivolgono pili fre
quentemente ad anziani appartenenti a ll a
famiglia d'origine, amici e vicini can un
numero media di are pari a 12 nel mese.
Nel caso di aiuti nel lavoro extradomesti
co (che assorbono il 5,5% delle are total i),
gli uomini si orientano pili spesso verso
amici, genitori e suoceri, mentre le donne,
oltre ad impegnarsi per la famiglia di o r i
gine, aiutano anche i figli e le lora farni
glie. Una quota pari al 2,8% del totale del
le are erogate per aiuti riguarda l'assi
stenza nella studio, fornita prevalente
mente ad amici. Infine, un'attenzione par
ticolare meritano gli aiuti economici for
niti dal 3,40/0 della popolazione can oltre
14 anni e can frequenza relativamente
maggiore da persone tra i 35 e i 59 anni,
uomini occupati e, in generale, individui
di ceto mediamente pili elevato. SuI com
plesso dei care giver, aiuti economici v e n
gono forniti dal 17,6% degli uomini e dal
13% delle donne, can propensioni che
aumentano all'aumentare de lle ta.

10.1.4 Famiglie di anziani e famiglie di
bambini

Le famiglie possono far parte della rete
di aiuto informale perche ricevono, perche
danno a perche danno e ricevono aiuti. Se
si considerano le famiglie di anziani a iu
tate si osserva nel 1998, rispetto al 1983,
in modo pili marcato rispetto ad altre
tipologie familiari, una contrazione delle
famiglie cosiddette "simmetriche", c io e
di quelle che oltre a ricevere forniscono
aiuto. SuI complesso delle famiglie de sti
natarie degli aiuti, infatti, quelle che dan
no anche passano dal 47,1% al 42,2%, men
tre tra le famiglie can anziani si riducono
da un terzo a un quarto. Se si considerano
le famiglie can almena un anziano di 80
anni e pili, il fenomeno risulta ancora pili
accentuato: le famiglie simmetriche pas
sana dal 23,5% al 13,6%. In altri termini,
anche se si registra una considerevole
diminuzione della quota di famiglie a iu
tate, le famiglie di anziani che ricevono
solamente, che quindi possono configurare

situazioni relativamente pm svantaggia
te, tendono ad essere privilegiate come
destinatarie di aiuti. Se accanto all'aiuto
informale si considerano le tipologie di
servizi forniti da soggetti esterni a ll a rete
d e i parenti e degli amici (assistenti per
anziani, calf, baby sitter eccetera), la quo
ta di famiglie aiutate tra quelle can alme
na un anziano (25,2%) si accresce nel 1998
di quasi dieci punti percentuali rispetto
al 1983, e fra quelle can almena un anziano
di 80 anni e pili, di 13,5 punti, passando
dal 26,5% al 40% (Tavola 10.3). In sintesi,
diminuiscono le famiglie anziane aiutate
dalla rete informale, e tra esse vengono
privilegiate, come destinatarie di aiuti,
quelle in peggiori condizioni; inoltre, rela
tivamente alle famiglie pili anziane si
registra un processo di sostituzione della
rete informale can il ricorso al privata e in
parte al pubblico.

Diverso e il caso delle famiglie can bam
bini. Nel 1998 una quota di famiglie can
figli piccoli quasi identica rispetto al
1983 pu o contare sull'aiuto informale e,
tra esse, non cambia la proporzione di
quelle che ricambiano l'aiuto ricevuto
(circa il 50%). La propensione delle fami
glie can bambini a essere destinatarie
dell'aiuto e i1 malo attivo che svolgono
all'interno della rete non sembra che siano
stati interessati da trasformazioni
importanti.

Per le famiglie can bambini risulta
meno importante il peso dei servizi prove
nienti dall'esterno della rete informale. Se
si considerano tutte le tipologie di aiuto
Cinformale, pubblico e privata), la percen
tuale di famiglie can bambini aiutate sale
di 7,6 punti percentuali e risulta pari al
31,2%. SuI totale delle famiglie che ricevo
no aiuti informali e servizi, a pagamento
e non, il ricorso esclusivo alla rete paren
tale e arnica le riguarda la maggioranza
delle famiglie can bambini (61,4%), men
tre non arriva alla meta per quelle can
anziani (47,2%).

La rete informale continua a tenere nei
confronti delle famiglie can bambini, soprat
tutto per quelle nelle quali la madre lavora,
ed e sostenuta dalla popolazione anziana in
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Tavola 10.3 - Famiglie che hanno ricevuto almeno un aiuto gratuito da persone non conviventi nel
Ie quattro settimane precedenti I'Intervlsta per provenienza dell'aiuto e tipologia
familiare. Anno 1998 (per 100 fam iglie con le stesse ca ratteristicb e)

TIPOLOGIE FAMILIARI

Famiglie con almeno una persona
di 65 anni e pill

Famiglie con almeno una persona
di 75 anni e p iu

Famiglie con almeno una persona
di 80 anni e p iu

Famiglie con almeno un individuo
con problemi di autonomia

Famiglie con almeno un bambino
con me no di 14 anni

Famiglie con almeno un ba mb ino
con meno di 14 anni e madre casalinga

PROVENIENZA DEGLI AIUTJ

Solo aiuti SoJo aiuti Aiuti inforrnali. Ncssun Totale
privati da! COI11une e dal comune aiuto

e da istituzioni cia privati e da istituzioni
pubbliche pubbliche

11,9 7,0 1,9 2,2 1,3 0,4 0,5 74,8 100,0

14,7 9,0 2,7 3,4 2,0 0,6 0,8 66,7 100,0

18,2 9,5 3,0 5,2 2,1 0,9 1,° 60,0 100,0

22,4 7,8 3,7 4,9 4,1 1,1 2,2 53,8 100,0

19,1 6,5 1,0 3,3 1,0 0,2 0,1 68,8 100,0

13,6 2,4 1,2 0,7 1,0 0,2 0,1 80,9 100,0

Famiglie con almeno un bambino
con meno di 14 anni e madre
occupata 24,2 10,6 0,5 5,9 0,5 0,2 0,1 58,2 100,0

Fo tt.te. Is t a t , Indagine multiscopo "Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia"

buona salute, Plu attiva che in passato: tra
le famiglie con almeno un anziano la quota
di quelle che danno aiuti passa, infatti, dal
19,1% al 25,4% e sul totale delle ore erogate
per la cura di bambini ben il 36,9% e riferibi
le all'aiuto di persone di 65 anni 0 pili. Anche
se il calo della fecoridita tende a contenere il
peso delle coppie con figli piccoli e madre che
lavora, le esigenze delle donne occupate con
bambini fino a 13 anni sono aumentate e
attraggono un'importante quota di aiuti.
Infatti, questa tipologia familiare, che rac
coglie nel 1998 un ammontare di famiglie
pari pressappoco a quello del 1983 (due
milioni 200 mila), rappresenta il 10,7% del
totale delle famiglie, rna il 22,4% delle fami
glie aiutate, rispetto al 16,4% di quindici
anni fa. Le coppie con bambini e madre casa
linga, al contrario, sono diventate relativa
mente meno numerose, sia sul complesso del
le famiglie (dal 19,1% al 10,3%), sia tra quel
le aiutate (dal 16,6% al 10,7%).
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Considerando la graduatoria delle fami
glie secondo J'intensita dell'aiuto ricevuto
dalla rete informale, emerge che, tra il
1983 e il 1998, le coppie con figli in cui la
madre lavora passano dal quinto al primo
posto. Le famiglie con almeno un anziano
di 80 anni e pili slittano invece dal secondo
a l quarto posto (Tavola 10.4).

Ben il 37,8% delle madri lavoratrici con
bambini fino a 5 anni viene aiutata dalla
rete informale rispetto al 20,7% delle casa
linghe della stessa eta. Nel 1983 le due quo
te risultavano, rispettivamente, pari al
37,10/0 e al 25,2%.

Al crescere dell' eta dei figli la necessita
di sostegno tende a diminuire, rna le
distanze appena riferite tra madri lavo
ratrici e madri casalinghe si mantengono
quasi inalterate. Le occu pate con almeno
un figlio fino a 13 anni vengono aiutate nel
31,2% dei casi, mentre per Ie casalinghe
nella stessa condizione la quota e pari al
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Tavola 10.4 - Graduatoria delle famiglie che hanno ricevuto almeno un aiuto gratuito da persone
non conviventi neUe quattro settimane precedenti l'intervista per tipologia familia
reo Anni 1983 e 1998 (per 100 [arnigl ie con le stesse caratteristicb e)

Genitori soli con almeno un bambino con meno di 1A anni

Famiglie con almeno una persona di 80 anni e pili

Famiglie con a lm e n o una persona di 75 anni e pili

Famiglie con capofamiglia in altra condizione

Coppie con almeno un bambino con meno di 14 anni C madre che lavora

Famiglie con capofamiglia casalinga

Famiglie con almeno una persona eli 65 anni e pili

Fa miglie con ca pofamigl ia elisoccu p a to

Famiglie con capofamiglia rit ir a ro elal la v o ro

Coppie con almeno un bambino con meno eli 14 anni e madre casalinga

1983
Rango

38,9 1

35,5 2

33,6 3

33.5 -(

30.9 5

30,3 6

28,9 7

28,,3 8

27. ) 9

20 2 10

30,8

26.5

209

22.7

31 2

15 9

28,0

11.5

15.4

2

4

5

6

8

3

10

9

Fonte: l s t a t , Indagine mu lt i sco p o "Fu m ig lia , soggetti s o c i a l i c condizlone dc llrnfa n z ia "

15,4%. Quando si considerano tutte le
tipologie di aiuto (s i a informale, sia pri
vato, sia pu bb li co), la percentuale di
madri lavoratrici che ricevono un sostegno
aumenta di quasi 11 punti arrivando al
41,8 %, mentre la percentuale per le madri
casalinghe si riporta a stento su valori
prossimi a quelli di quindici a n n i prima.

E importante sottolineare la tenuta
sostanziale della quota di famiglie con
capofamiglia disoccupato che vengono
aiutate: queste salgono dall'ottavo al ter
zo posto nella graduatoria delle famiglie
per inte n s ita dell'aiuto ricevuto.

In definitiva le famiglie di nuova costi
tuzione rappresentano il soggetto emer
gente nella rete di aiuti quanto a bisogni
espressi e soddisfatti. Esse possono anco
ra avvalersi dell' ai u to di una rete di soste
gno relativamente giovane, seppure invec
chiata rispetto al passato, ma certamen
te fisicamente pill efficiente.

10.1.5 Specificitii territoriali e di status
sociale

11 Nord-est rappresenta la ripart iz iorie
geografica dove tradizionalmente la propen
sione della popolazione ad attivarsi attra
verso le reti di aiuto informale e piu elevata.
In questa area ben il 28,4% degli individui ha
fornito almeno un aiuto a persone non convi
venti ed e qui che si registra il numero medio
di ore pill elevate (12) dedicato a queste atti
vita e la quota maggiore (16,2%) di famiglie
aiutate. Nelle regioni del Nord-est e del Nord
ovest i care giver rappresentano circa un
quarto dei residenti ed erogano ben il 55,1%
del toutle delle ore di aiuto erogate in un
mese. 11 Nord-ovest presenta tuttavia l'inci
denza pill bassa di famiglie aiutate (13,2%).

Rispetto al 1983 entrambe le ripartizio
n i del Nord, ma soprattutto il Nord-est,
hanno vis to crescere la quota di popola
zione che presta aiuto, mentre nelle regio
ni del Centro-sud laume nto non arriva a
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un punto percentuale, anche se 10 svantag
gio in termini di presenza di care giver si
riflette molto limitatamente sulla percen
tuale di famiglie aiutate, sostanzialmen
te uguale alIa media nazionale. Rispetto
alle ripartizioni del Nord, il Centro-sud
presenta una struttura delle famiglie aiu
tate di tipo pili tradizionale. Sono a iu t a
te in misura superiore alIa media (18%
rispetto a 13,6%) Ie famiglie con almeno
un anziano, mentre quelle delle donne lavo
ratrici con almeno un figlio fino a 13 anni
ricevono aiuti in proporzione decisamente
pili bassa (25,5% rispetto a 36,5%).

La rete di so lidar ieta e me no sviluppa
ta nei comuni centro delle aree metropoli
tane, dove nel 1998 solo il 17,7% della
popolazione risultava aver fornito almeno
un aiuto rispetto al 26,1% nei comuni del
le periferie urbane. Quest'ultima tipolo
gia di comuni registra anche la maggior
quota di famiglie aiutate che supera di
2,7 punti percentuali quella relativa ai
comuni centro delle aree metropolitane.

La popolazione che appartiene alle clas
si sociali pili elevate si attiva di pili nella
rete di aiuto informale. Tra i laureati si
individuano quote maggiori di care giver
(31,9%) e cio avviene anche per dirigenti,
liberi professionisti e imprenditori. A
titoli di studio e a posizioni professionali
di livello via via inferiore si associa il
coinvolgimento di quote di popolazione
progressivamente minori. Da aiuto un
quarto delle persone che hanno un diploma
di scuola superiore, e circa un quinto di
chi ha raggiunto al pili la licenza elemen
tare, e un'analoga percentuale dei lavora
tori in proprio e degli operai.

Quasi a compensare la scarsita di nodi di
cui e intessuta la rete di sostegno nelle clas
si sociali meno elevate si registra un impe
gno molto pili importante per ore di aiuto
erogate. Nell'arco di quattro settimane Ie
persone con licenza elementare e gli operai
hanno fornito rispettivamente 16 e 10 ore di
aiuto rispetto alle 8 ore prestate dai lau
reati e alle 7 ore erogate da dirigenti,
imprenditori e liberi professionisti.

Quindi, il maggior coinvolgimento nelle
reti di sol id arieta della popolazione di ceto
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pili elevato non si traduce in un vantaggio
particolare in termini di aiuti ricevuti per
Ie famiglie appartenenti a queste stesse
classi sociali, che tuttavia forse ne hanno
meno bisogno. La propensione a ricevere
maggiore aiuto si riscontra, come del resto
avveniva nel 1983, tra Ie famiglie con situa
zioni pili disagiate, Ie quali, mediamente,
presentano anche un'estrazione socia Ie pili
bassa. Si tratta, in particolare, di quelle
con capofamiglia disoccupato, in altra con
dizione 0 casalinga. Rispetto a 15 anni pri
ma, la quota di queste famiglie nella popo
lazione passa dall' 11,1 % al 13,8% e tra quel
Ie aiutate dal 14,5% al 21%.

10.1.6 Nuova articolazione della rete e
strategie attivate

Le reti di so lidarieta si presentano,
quindi, ancora ampie; cominciano a mani
festarsi segnali di profonde trasformazio
ni nella loro struttura: esse coinvolgono
pili persone, rna raggiungono meno fami
glie. E la crisi di un modello che ha avuto
nelle donne e nelle famiglie il punto di rife
rimento e che per anni ha garantito l'assi
stenza alle persone con maggiori bisogni,
fossero esse anziani 0 giovani nelle diverse
fasi della vita. Fattori di questa ristrut
turazione sono Ie trasformazioni demo
grafiche, l'invecchiamento della popola
zione, l'aumento dell'occupazione femmi
nile. Un ruolo importante giocano inoltre
Ie trasformazioni culturali, degli stili di
vita e delle condizioni di salute, soprat
tutto degli anziani. La ristrutturazione
della rete di aiuti e legata anche ai cam
biamenti dei bisogni degli individui e del
le famiglie e delle strade che vengono per
corse per soddisfarli. Basti pensare, ad
esempio, che il bisogno di compagnia puo
rivelarsi meno importante per individui
che si approssimano a lleta anziana con
un bagaglio culturale e condizioni di salu
te che permettono loro di mantenere rela
zioni all'esterno delle mura domestiche.

I comportamenti dei care giver, che
favoriscono particolari tipologie di desti
natari, non si traducono necessariamente



10. RET! Dr SOLIDARIETA, ASSISTENZA E CONCILIAZIONE TRA LAVORO E FAMIGLIA

nella mancata soddisfazione dei bisogni di
alcuni dei soggetti vulnerabili, rna possono
anche riflettere una mutata struttura dei
bisogni. Al momento non e possibile stabi
lire quanta parte della ristrutturazione
delle reti di aiuto informale sia riconduci
bile ad un cambiamento nella struttura
dei bisogni e quanta alla diffrco lta di far
si carico dei problemi da parte della rete.
Certamente la diminuzione degli aiuti a
famiglie con anziani ultraottantenni con
alta incidenza di d isab il ita , per fare sol
tanto un esempio, puo creare parecchi pro
blemi. Se non venissero attivati meccani
smi di compensazione, potrebbero aumen
tare, in questo come in altri casi, il disa
gio e l'emarginazione di importanti seg
menti di popolazione.

Al momento, per fare fronte ai bisogni
di coloro che necessitano di aiuto, vengono
messe in atto strategie differenti:
-la condivisione dei carichi di lavoro tra un

numero di individui e di famiglie com
plessivamente pili elevato, spesso recluta
te anche tra gli amici e il vicinato;

-la selezione dei destinatari a favore di
quelli che hanno maggior bisogno di aiuto;

-l'impegno rilevante dei care giver a favo
re delle famiglie con figli piccoli;

- un processo di sostituzione di almeno
una parte dell'aiuto fornito dalla rete
informale con il ricorso a servizi a paga
mento 0 gratuiti (forniti da istituzioni
ed enti pubblici, colf, assistenti per
a n z ia n i ) .

10.2 Assistenza sociale e conciliazione
Iavoro-famiglia

Emergono, dunque, bisogni ai quali e
necessario far fronte con l'attivazione di
politiche di natura differente, sia sul ter
reno della conciliazione tra lavoro e fami
glia che del potenziamento dei servizi

sociali a livello locale. 11 paese sta affron
tando queste problematiche in ritardo. In
generale, accanto a situazioni pili avanza
te nel Centro-nord emerge una grave pena
lizzazione del Mezzogiorno.

10.2.1 Servizi sociali e per l'assistenxa
offerti dai comuni

A partire dall'approvazione del DPR
n. 616/77, la legislazione regionale in campo
socio-assistenziale si e andata arricchendo di
nuove norme, anche se questo processo non e
stato omogeneo, quanto a forme d'intervento
adottate e a finalizzazione dei servizi offerti.
La produzione normativa nazionale, d'altro
canto, non ha offerto al legislatore regionale
un quadro di riferimento concettuale ed ope
rativo capace, se non di dirigere, almeno di
delineare scenari-obiettivo all'interno dei qua
Ii indirizzare gli interventi locali.

All'inizio degli anni Novanta, sono stati
emanati alcuni provvedimenti di politica
sociale che hanno influito sull'offerta di
servizi, favorendone la diffusione. E il
caso della legge quadro sull'handicap
O. n. 104/91), del testa unico sulla tossicodi
pendenza (TV n. 309/90), della riforma sani
taria (d.lgs. n. 502/92, d.lgs. n. 517/93). Que
ste norme sono state importanti anche per
che hanno favorito nuove forme di articola
zione organizzativa esterna alle ammirii
strazioni comunali, ad esempio attraverso
l'utilizzo di cooperative sociali (1. n. 381/91)
o di organizzazioni di volontariato O.
n.266/91).

Di seguito vengono presi in considera
zione i servizi socio-assistenziali erogati
dai comuni 2. L' analisi e ancora iniziale
p erch e i dati, al momento, non permetto
no di analizzare i bacini di utenza rna sol
tanto di quantificare la presenza dei se r
v iz i erogati dai comuni e di presentarne Ie
caratteristiche principali.

2 Al fine di r i leva re alcune caratteristiche salienti dell'offerta di s e rv iz i socio-assistenziali in Italia, l'Istat
ha condotto una indagine sperimentale che ha coinvolto tutti i comuni con p iu di 20 mila abitanti, ponendo
il 1997 come anno di riferimento. Nel complesso sono stati interessati 470 comuni nei quali risiedevano poco
pill di 30 milioni di persone (pari al 52,7% della popolazione italiana). Il questionario e stato restituito da
305 comuni (64,9% delle u n it a rilevabili), per un totale di 22,5 milioni di residenti (74,4% della popolazione
dei comuni i n t e re s s a t i ):
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Organizzazioni di volontariato impegnate
nel settore socio-assistenziale

Ie 4.819 organizzazioni
di uolo n ta riato attive nel
settore socio-assistenziale
(41,2% del totale) so no con
centrate nel Nord-est (28,5%
del totale) e nel Nord-ouest
(28,7%)'. Nel Mezzogiorno
l 'irnpeg no nel settore socio
a ss iste n z iale rig u a rda t u t
tavia il 50% delle associa
zio ni. se qu in di il loro
n urnero e inferiore di quelle
che opera no al Centro e
al Nord, nel Mez zogiorn o
le organizzazioni operano
sop rattu.tto n el settore del
l ia ss iste n z a sociale. Nel set
tore socio-assistenziale le

asso c i a z io n i opera-no at t ra
verso 258 mila uo lo n.ta.ri,
con una maggiore presenza
di don ne (52,1 %).

Gli anziani sono i princi
p ali desti n atari del uo lo n ta
riato socio-assistenziale: il
35,2% delle organizzazioni
offre aiuto ad anz ian i auto
sufficienti e il 30, 7% ad
anziani non auiosufficienti,
per uri totale di circa 190
mila a n z ia n i assistiti. Me n
tre per gli autosufficienti il
Mezzogiorno presenta una
situazione di svantaggio,
per le situazioni di m agg ior
bisog no, legate alla non

autosufficienz a, la d istribu
z io ne degli a iu ti risu lt a phi
o m ogenea su l territorio
(Tavola 10.5).

Un quarto delle orgariiz
zazioni di volontariato ope
ranti nel settore socio-assi
stenziale si rivolge ai biso
g n.i dei m irio ri (circa 96 mila
assist iti), net Mez zog io rn o
sorio il 34%, in relazione al
pill alto n.u.mero di bambini,
alla maggiore diffusio ne del
disag io, alla rnirio re presen
za di servizi so c io a ss isten
z ial i attivati d ai com u n i e
infirte alla min ore efficacia
della rete di a iu t i info rm ale,

Tavola 10.5 - Organizzazioni di volontariato operanti nel settore dell'assistenza sociale per
ripartizione geografica e tipologia di assistiti. Anno 1997 (per 100 organizza
z io n i della stessa ripa rt iz io n e)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

TIPOLOGIA DI ASSISTlTI

Anziani autosufficienti
Handicappati
Anziani non autosufficienti
Minori
Malati e traumatizzati
Individui in d iff'ico lta economica
Familiari in d i ff i c o l t a
Immigrati
Tos sic oel ip enele n ti
Alcolisti
Ragazze maelri
Detenuti eel ex eletenuti
Sieropositivi e malati eli Aids
Senza tetto. senza elimora
Nomadi
Persone in d iffi co lta
Prostitute
Altri soggetti
Vittime eli sisma 0 alluvioni

Nord-ove st

41,8
35,2
32,5
28,9
24,0
24,9
23,7
23,4
15,7
12,2
11,8
9,6

11,3
7.7
5,3
4,1
3,3
0,8
0,0

Nord-est

30,1
35,8
26,2
22,9
24,2
18,2
20,4
16,4
12,1
12,9

9,7
8,1
7,2
7,4
5,8
5,3
3,1
0,5
0,0

Centro

36,0
32,8
31,8
22,4
31,6
21,4
20,4
19,5
11,8
10,2

6,2
9,1
6,9
7,7
5,9
3,2
2,8
1,1
0,1

Me zz o g iorno

32,5
37,4
32,9
34,0
24,3
27,2
25,6
16,4
17,7
14,1
l'i,7

12,°
9.4
9.0
6,6
3,0
3.6
0,8
0,2

Ita 1i a

35,2
35,3
30,7
27,0
25,8
22,8
22.5
19,0
14,3
12,4
10,6

9,6
8,8
7,9
5,9
4,0
3,2
0,8
0,1

Fo nte- Ista t , Inelagine sulle organizzazioni eli volontariato

i I dati relativi aile organizzazioni eli volontariato si riferiscono alia nuova rilevazione che l'Istat ha
conelotto nel 1999 sulle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali istituiti in applica
zione elella l. n. 266/91.
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Tra le organizzazioni di
uo lo n ta riato sono molto dif
fuse quelle cb e offrono soste
g no ai p ortato ri di handi
cap (35,3%), e p artic ol ar
mente nel Mezzogiorno
(37,4%), a co nferma del
carattere compensatorio cb e
il uolo n tariato p uo assume
re in p resenz a di u.ninsuffi
ciente volume di seruizi
offerti d a alt ri soggetti.

Le organiz zazioni di colon
tariato del settore socio-assi
stenziale operano nel 69% dei
casi in modo form almente
codificato, siglarido conuen
zioni 0 altre forme di accordo
riconosciuto con altre istitu
zioni ed enti pubblici 0 priua
ti con analoghe firialita .

eli enti con i quali la colla
horazione e piu diffusa so no
i comuni, ben il 49,2%
delle organizzazioni dicb ia
ra, infatti, di collabo rare in
modo formalizzato con essi.
Al secondo posto, si situano
le Aziende sanitarie locali
(33,4%), segu.ite da altre
organizzazioni di uolontaria
to. Fatto 100 il co mplesso del-

le collaboraxioni rileuate per
le organtzzaziorii del settore,
nel 50,6% dei casi esse sono
stabilite con istitu z io n i pub
blicbe,nel 45.9% con altre
istituzioni e imp rese p riuate
non profit e soltanto nel 3,5%
con imp rese for profit.

Per quanta concerne la
struttu.ra orga.n iz xatiua,
poco phi della meta delle
orgariizz a.zioni del settore
socio-assistenziale appartie
ne a gruppi, configurandosi
come capofi la (11,3%), 0

u riitd intermedia (7,8%) 0

organiz zazione di base
(28,9%). La rimanente quota
e costituita da organizzazio
ni iruiipendenti .

Le entrate di tutte le orga
nizzazioni di uolontariato
sono ammoniate riel 1997 a
1,306 miliardi di lire; circa il
58% di questa so mrna con
fluisce in organizzazioni
impegriate nel settore socio
assistenziale. Nelle regioni
centrali e localizzato il 21,2%
delle organizzazioni con il
40,8% delle eritrate; nelle
region.i meridion.ali e insulari

le organizzazioni sono il
21,6% e Ie entrate ammonia
no solamente all'll, 1 %.

Le entrate delle organizz:a
zioni attiue nel settore socio
assistenziale si attestano su
u n ualore medio pari a 156
milio ni di lire, cb e raddoppia
per le organizzazioni localiz
zate nelle regio ni centrali
(j00 milioni di lire) e si
dimezza (80 milio ni) per
quelle opera nti nelle regioni
meridionali ed insulari, Al
Nord inuece le e ntrate si atte
stano in media su ualori lieue
mente inferio ri alla media
n.azionale.

Il 22, 7% delle entrate delle
organiz zazioni cbe opera.no
in campo socio-assistenziale
e costituito d a coruributi e
sussidi e rog ati da enti 0 isti
tuzioni pubblicbe. Tale per
centuale si attesta attorno al
30% per le organizxazioni
attiue nelle regioni del Mezzo
giorno e nord-orientali, men
tre per quelle nord-occidenta
Ii e centrali seen de, rispetti
uamente, al 22,6% ed al
16,7%.

Tavola 10.6 - Organizzazioni di volontariato operanti nel settore dell'assistenza sociale per
ripartizione geografica e tipologia di servizi offerti. Anno 1997 (per 100 organiz
zazioni della stessa ripartizione)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
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66,8
53,2
49,5

39,2
33.7
31,2
30,1
25,0
18,5
16.3
13.8

ItaJiaSERVIZI OFFERTI
Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Ascolto, sostegno 73,4 68,5 58,8 63,5
Accompagnamento 59,6 52,6 50,1 48,7
Assistenza morale 49,3 49,0 44,0 55.8
Assistenza domiciliare

o analogo 42,0 35,4 38,0 41.5
At t iv i t a culturali 30,0 33,1 29,5 43,7
Servizi ricreativi 31,0 31,0 28,3 34,3
Educazione e istruzione 26,9 27,8 29,2 38,4
Consulenza 24,5 26,7 19,9 28,5
Prestazioni sanitarie 15,8 13,8 24,7 22,3
Prestazioni di soccorso 10,1 7,8 25,1 27,1
Att iv it a religiosa 12,8 9,7 13,1 21.4

Fonte: Istat, Indagine sulle organizzazioni d i volontariato
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Figura 10.3 - Presenza dei trenta principali servizi socio-assistenziali nei comuni di 20.000
abitanti e pin. Anno 1997 (per 100 comuni della stessa ampiezza demog rafica)

Assistenza domiciliare (anche diagnostica,
domestica e residenziale) - anziani

Servizio di refezione in scuole materne 0 di
grado superiore - minori

Trasporto scolastico - rninori

Servizioeli affido familiare - minori

Asilo nido minori

Servizio di scgretariato sociale - attivira generali

Soggiomo c1imatico / rermale - anziani

Servizio di sostegno/assistenza scolastica 
portatori eli handicap

Servizio di assistenza scolastica - rninori

Servizio rtcreativo (estivo 0 alrro) - minori

Assegno minima vitale - attivita generali

Assistenza economica ai rninori illeggittimi
minori

Trasporto scolastico - portatori di handicap

Casa di riposo - anziani

Servizio di assistenza domiciliarc . portaron di
handicap

Centro sociale anziani

Servizio di orientamento "informagiovani" 
minori

Centro diurno (socio-educativc) - portatori di
handicap

Servizio di trasporto protetto - porta tori di
handicap

Servizio di assistenza ai carcerati ed ex-carcerati
- attivita per altre categoric

Servizio di assisrenza alle emergenze sociali 
attivita generali

Inserimento lavorativo - portatori di handicap

Servizio di assistenza agli immigrati - attivita per
altre categoric

Servizio di telesoccorso/assistenza - attivita
generali

Servizio di ticket sanitario per indigenti ~ anivlra
per alrre categorie

Convitto - minori

Servizio ricreativo (estivo 0 altro) - portatori di
handicap

Servizio di prevenzione ~ rossicodtpendenti e/o
ctilisti

Centro diurno (socio-educativo) - minori

Servizio mensa (o fornitura di pasti a dornicilio)
per adulti indigenti - attivita per altre categoric

•••••••••••••••••••••••••••••1 81,8

79,2

••••••••••••••••••••••1 69,0

67,3

•••••••••••••••••••60,4

58,7

••••••••••••••••••• 58,7

34,7

89,4

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fonte: Istat, Indagine sui servizi socio-assistenziali dei co m un i
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l'offerta intessendo
interorganizza tiva

Una parte consistente dell'utenza dei ser
viz i erogati dai comuni e composta dalle
stesse figure bisognose di aiuto messe in
luce dall'analisi della rete di aiuti informa
li: anziani, bambini e minori, malati, por
tatori di handicap, persone in diffico lta
economica, famiglie in difficolta , come
risulta evidente se si considera la presenza
dei trenta servizi pili diffusi a livello nazio
nale allinterno dell'offerta dei comuni con
20 mila abitanti e pili (Figura 10.3).

Nel corso degli anni Novanta l'offerta di
serviz i da parte dei comuni e aumentata,
in generale, per tutte le categorie di utenza.
E cresciuta di pili per i tossicodipendenti e
gli etilisti che, nel 1997, potevano contare
su un numero di servizi due volte superiore
a quello offerto nel 1991 e per le categorie
definite residuali (carcerati ed ex carcera
ti, immigrati, malati di mente eccetera)
per le quali il numero di servizi nel 1997 era
1,66 volte superiore a quello del 1991, non
che per i portatori di handicap (l,45 volte
superiore). Una crescita relativamente pili
contenuta si e registrata invece per i servizi
in favore di anziani e minori, categorie tra
dizionalmente assistite dai comuni.

I s e rv iz i pili diffusi rimangono, infatti,
quelli dell'assistenza domiciliare agli
anziani e la refezione in scuole materne 0

di grado superiore. Seguono il servizio di
trasporto scolastico, quello di affido
familiare e gli asili nido.

Soltanto per quattro servizi i1 grado di
diffusione registrato nelle regioni del Mez
zogiorno e superiore a quello delle regioni
settentrionali: si tratta del trasporto sco
lastico per portatori di handicap, delle
case di riposo per anziani, dei convitti e dei
servizi di assistenza a carcerati ed ex car
cerati.

Per gli anziani il servizio pili frequente
mente erogato e quello dell'assistenza
domiciliare (89,4% dei comuni) , seguito
dai soggiorni climatici (71%), dalle case
di riposo (60,4%) e dai centri sociali
(58,7%) (Tavola 10.7).

Per questi servizi e molto frequente
l'affidamento in concessione 0 mediante
convenzione con altri enti. Tuttavia, que
sta forma gestionale prevale nettamente

per i servizi di assistenza domiciliare e
per le case di riposo, mentre i soggiorni
climatici e termali sono in generale gesti
ti in economia dai comuni.

Anche i minori sono al centro dell'atten
zione delle politiche socio-assistenziali
dei comuni, con una consistente diversifi
cazione degli interventi. La refezione in
scuole materne 0 di grado superiore e atti
vata nell'88, 1% dei comuni. Seguono il ser
vizio di trasporto scolastico, quello di
affido familiare e gli asili nido, presenti
rispettivamente nell'81,8%, nel 79,2% e nel
77,6% dei comuni considerati.

Risulta un vantaggio dei comuni setten
trionali rispetto a quelli del Mezzogiorno,
particolarmente ampio per i servizi di
asilo-nido e di affido familiare (si va dal
95,6% del Nord-ovest al 63%-64% circa del
Mezzogiorno) e per i se rv iz i ricreativi.

A proposito degli asili nido occorre con
siderare che la percentuale di bambini che
li frequentano e tra le pili basse in Europa:
solo i1 6% della popolazione tra zero e due
anni, per un totale di appena 100 mila
bambini. La situazione e particolarmente
difficile per le donne lavoratrici del Mez
zogiorno con bambini piccoli le quali, oltre
ad essere meno aiutate dalla rete infor
male, sono anche meno sostenute dai ser
v iz i per la prima infanzia.

Tra i servizi offerti ai minori quelli che
svolgono una funzione di sostegno diretto
alle famiglie per le esigenze legate all'ordi
naria qu o ti d ianita (refezione scolastica,
trasporto scolastico, servizio ricreativo,
asilo nido, colonia, centro diurno, centro
sociale e ludoteca), rappresentano soltanto
il 16,4% di tutti i servizi socio-assistenzia
li attivati dal complesso dei comuni.

Un significativo impegno e rivolto ai
portatori di handicap: il 69% dei comuni
eroga loro servizi di sostegno e assistenza
scolastica, il 63% assicura il servizio di
trasporto scolastico e il 60% circa offre
servizi di assistenza domiciliare (nel Mez
zogiorno il servizio e offerto da una fra
zione di comuni molto pili. contenuta
rispetto al Nord).

I comuni articolano
una complessa rete
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Tavola 10.7 - Comuni di 20.000 abitanti e pin che erogano alcuni servizi socio-assistenziali per
ripartizione geografica, tipologia di utenza e dei servizi offerti. Anno 1997 (per 100
comuni della stessa ripartizio ne)

R1PARTIZIONI GEOGRAFICHETIPOLOGIA DI UTENZA

SERVIZI OFFERTI Norcl-ovest Nord-est Centro Mez z o g io rn o
l t a I i a

MINORI

Servizio eli refezione in scuole materne 0 eli grado su periore

Trasporto scolastico

Servizio di affido familiare

Asilo nido

Servizio di assistenza scolastica

Servizio ricreativo (estivo 0 a l tro)

Assistenza economica ai minori illeggittimi

Servizio di orientamento "informagiovani"

Convitto

Centro diurno (socio-educativo)

ANZIANI

Assistenza domiciliare (anche diagnostica, domestica

e residenziale)

Soggiorno c1imatico I termale

Casa di riposo

Centro sociale

PORTATORI DI HANDICAP

Servizio di sostegno/assistenza scolastica

Trasporto scolastico

Se rv iz i o di assistenza domiciliare

Centro diurno (socio-eelucativo)

Se rv i z i o di trasporto protetto

Inserimento lavorativo

Servizio ricreativo (e st ivo 0 a It ro )

ALTRE CATEGOIUE DI UTENTI

Servizio di segretariato sociale - a u i uita generali

Assegno minima vitale - a tt iuita ge n e ral i

Servizio di assistenza aile emergenze sociali - a t t i ri t a
generali

Servizio di telesoccorso/assistenza - att i uita g e ne ral i

Se rv i z i o di assistenza ai carcerati

e d ex-carcerati - att iuita per alt re catego rie

Servizio di a ss ist e n z a agli immigrati - a tt i ui t a per alt re

c atego r ie

Servizio eli ticket sanitario agli indigenti - at t i ut t a per a lt re

categ o rie

Servizio di prevenzione per tossicodipendenti 0 etilisti

Se rv iz i o di mensa (0 fornitura di pasti a domicilio)

per adulti indigenti - att i uita per a lt re ca teg or ie

Fonte: Istat, Indagine sui s e rv iz i socio-assistenziali dei co m un i
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91,3
82,6

95,6
95,6

79,6
87,0
69,6

63,9
24,6

42,1

97,1
72,6

59,4

72,3

70,9

65,1
84,0

76,7
76,6
85,3
44,9

89,8

85,5

45,0
65,4

32,1

39,4

62,1

33,4

52,3

92,7

87,3
85,5
83,6

70,9
87,3

72,7
76,4

18,2

45,5

98,2
85,5
58,2

54,5

61,8

47,3
70,9

63,6
49,1
60,0

38,2

81,8

87,3

54,5

83,6

58,2

69,1

36,4

36,4

72,7

94,1
88,2

84,3

78,4
70,6
80,4

72,5
60,8
21,6

37,3

90,2
62,7

54,9
64,7

92,2
68,6
88,2

60,8

49,0
56,9
58,8

70,6

58,8

68,6

29,4

35,3

51,0

41,2

37,3

35,3

80,2

74,8
64,1

63,4

56,5
38,2

51,9
46,6

59,5
26,7

79,4
65,6
62,6

49,6

60,3

65,6
31,3
24,4

29,8
7,6

25,2

56,5
42,7

32,8
13,7

53,4

26,0

26,0

35,1

8,4

88,1

81,8
79,2

77,6
67,3
65,7

63,7
58,7

38,3
35,6

89,4
71,0

60,4

58,7

69,0

63,4
60,4

49,8

47,5
43,2
38,0

71,6

63,7

45,9
40,9

46,9

41,3

38,9
35,6

34,7
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con altri soggetti (enti pubblici 0 privati)
presenti su l territorio: la forma, la fun
z i o n a lita e l'efficacia di queste reti con
tribuiscono a differenziare territorial
mente i livelli dell'offerta.

In oltre il 45% dei casi il comune gesti
sce direttamente i servizi e nel 30% li affi
da all'esterno, mediante concessioni 0 con
venzioni con istituzioni pubbliche 0 priva
te. I casi di gestione delegata a consorzi 0

ad altri tipi di amministrazioni pubbli
che sono molto meno diffusi (110/0 dei ser
vizi offerti dai comuni). La restante quo
ta viene gestita utilizzando contempora
neamente pill mo da lit a.

Le forme di cooperazione pill diffuse
sono quelle attivate con le cooperative
sociali (75,1% dei comuni), con le aziende
sanitarie locali (67,9%) e con le organiz
zazioni di volontariato (65,9%). Per tutte
le tipologie di enti considerati, la quota
di comuni che ha attivato forme di coo
p e r a z i o n e risulta significativamente pill
alta nelle regioni settentrionali rispetto
a l le altre. In particolare il 91,1% dei
comuni del Nord e il 61,8% di quelli del
Mezzogiorno hanno indicato di collabora
re con cooperative sociali; 1'88,6% e rispet
tivamente il 45% con le Asl; il 75,6% e il
52,7% con organizzazioni di volontariato.

10.2.2 Conciliazione lauoro-famiglia: dal
Ie direttive europee aile leggi naxio
nali

I bisogni delle famiglie con bimbi picco
li nelle quali la madre lavora sono risulta
ti emergenti nel processo di ristruttura
zione della rete di aiuti informali. Tu tta
via per la 101'0 soddisfazione non sono suf
ficienti gli aiuti delle reti informali, n e
l'offerta di servizi sociali su l territorio.
Molti dei problemi presenti nell'organiz
zazione della vita quotidiana originano
anche dall'articolazione dei tempi sociali
e, pill in particolare, degli orari di lavoro.
Per questo motivo, Ie tematiche di conci
liazione lavoro-famiglia si inseriscono a

pieno titolo nella rivisitazione del sistema
di welfare.

All'inizio degli anni novanta il concetto di
"conciliazione" tra lavoro e famiglia comin
cia ad essere introdotto nei documenti uffi
ciali dellUnione europea, con la predisposi
zione di direttive e raccomandazioni ai
diversi paesi affinche , a livello nazionale,
adottino misure in grado di conciliare le
esigenze della vita familiare e lavorativa.

Le direttive e le raccomandazioni europee
hanno messo in luce che il problema della
conciliazione lavoro-famiglia non riguarda
solamente le donne, come veniva ritenuto in
passato, rna tutti i lavoratori. Gli stati
dovranno incoraggiare e promuovere una
crescente assunzione di responsabil ita
familiari da parte degli uomini, per garan
tire una maggiore condivisione delle respon
sab il ita familiari tra i sessi, anche allo sco
po di consentire alle donne un maggiore
inserimento nel mercato del lavoro. Sulle
concrete politiche di conciliazione e tutta
via rilevabile, al momento, una forte diffe
renziazione tra i diversi paesi europei.

L'Italia comincia a sviluppare politiche di
conciliazione con la legge n. 285/97, che pre
vede interventi a livello centrale e locale per
favorire la promozione dei diritti, la qual ita
della vita, 10 sviluppo, la realizzazione iridi
viduale e la socializzazione de llinfanz ia e
dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad
esse pill confacente, vale a dire la famiglia
naturale, adottiva 0 affidataria. Tra le
novita di rilievo, la legge prevede la speri
mentazione di innovativi servizi socio-educa
tivi per la prima infanzia (0-3 anni). Questa
iniziativa ha particolare importanza per la
conciliazione tra lavoro e famiglia, in quan
to e destinata a offrire un servizio in un' area
critica (asili nido e simili).

I principi della conciliazione emergono in
maniera pill nitida nella recentissima legge
recante "Disposizioni per il sostegno della
m a ter n ita e pa.te r n ita , per il diritto a l la
cura e alla formazione e per il coordina
mento dei tempi della citra". La normativa,
oltre ad introdurre nuove forme di flessibi
lita per la madre nella fruizione del periodo
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Congedi parentali

La legge n. 53/2000 disci
plina il r app o rto t ra tempi
di vita e di lavoro con un
approccio nuovo rispetto al
p assato . In questa ottica,
I'obiettiuo principale della
legge e l'individuazione di
strumenti concreti e flessibi
li che conserita.no la co ncilia
zione delle co ntrapposte esi
genze personali e di lauoro,
coerenternente con quanta
previsto dalle d irett iue
(96/94/Cee, 92/85/Cee) e rae
comandazioni (92/241/Cee)
dell Uriio ne europea .

La no rm atiua cons idera
globalmente e ridefin isce con
maggiore fl essib il itd la p os
s ib il itd di assentarsi dal
lavoro da parte del padre e
della madre per la cura dei
bambini, per L'a ss istenz a ai
disabili e per la jormazione
culturale e projessionale del
lavoratore.

Una delle riouitd di rilieuo,
rispetto alia Legge n.
1204/71, e l 'iritroduzione del
la flessib ilitd nella jruizione
dell 'astensione obbligatoria.
ad es empio , e possibile uti
lizzare i cinque mesi uno
prima e quattro d op o il par
to (in precedenza era obbli
gatoria la su d diuisio ne tra
due mesi prima e tre mesi
dop o il p a rto),

Sui piano retributiuo, la
legge indica 1'80% degli erno
lu menti, ma sono jatte salve
le disposizione di maggior
javore.

E sicuramente importante
l'ampia estensione al padre di
diritti sinora riconosciuit sol
tanto alia madre, in misura
maggiore di quanta previsto
dalla legge n. 903/77, in base
alia quale il padre lavoratore
poteva fruire della astensio ne
facoltatiua dal Iauoro, ma

solo a condizione che la
madre josse lavoratrice
subordinata e che vi rinuri
ziasse. I due genitori lavora
tori possono con tare ora, nel
complesso, su dieci rnesi,
gestibili dalla coppia con
estrema flessib ilita per cia
che riguarda la suddiuisione
dei rnesi . Di questi dieci mesi
alia madre ne spettano, come
in preceden.za, al massimo
sei, a partire dalla fine del
periodo di astensione obbliga
toria dal lavoro. Anche al
padre spettano al massimo
sei mesi. Qualora il padre
dec ida di usufru.ire di piu di
tre mesi, la coppia puo co nta
re su un mese aggiu.ntiuo arri
vando ad un totale di 11 mesi
a disposizione. II genitore sin
gle ha invece diritto a tutti i
dieci mesi. II trattamento d i
maggior fauore nei conjronti
del padre costituisce un incen-

di astensione obbligatoria, prevede l'esten
sione al padre di diritti precedentemente
riconosciuti solo alla donna e il lora
ampliamento, favorendo la condivisione
delle responsab ilita di cura dei figli tra i
genitori ed il rapido reinserimento della
madre lavoratrice nell'ambiente di lavoro
(cfr: il box Congedi parentalii .

Si arriva comunque in ritardo ad affron
tare il problema, se si pensa che la Costitu
zione stabilisce il fondamentale principia
di eguaglianza e di parita di trattamento
tra uomini e donne e che gia negli anni Set
tanta erano state approvate due importan
ti leggi per la tutela delle lavoratrici madri
0. n. 1204/71 e 1. n. 903/77).
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10.2.3 Rigiditii incrociate: familiari,
lavorative, sociali

La rigid ita dei carichi familiari e la
configurazione del mercato del lavoro han
na storicamente determinato conseguenze
sulla qual ita della vita e sui percorsi la vo
rativi soprattutto delle donne. All'interno
della famiglia la divisione dei ruoli e
ancora asimmetrica: il 54% delle donne
occupate in coppia lavora pili di 60 are a
settimana (considerando il lavoro dome
stico e quello extradomestico) rispetto al
15% degli occupati e la quota e pili eleva
ta tra Ie operaie e Ie lavoratrici in pro
prio. La quota di donne che ha interrotto
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tivo alla condivisione delle
responsabilitd di cura dei
figli tra i genitori, dando
modo alla madre lauoratrice
(g ia gravata dal periodo di
astensione obbligatoria) di
avere un rapido reinserimento
nell 'ambiente di lauoro, tale
da assicu.rarle un 'effettiua
p arita dei percorsi di carrie
ra.

Entro i primi tre anni di
vita del bambino non ci sono
limiti temporali per L'asten
sione determ inata dalla
malattia del bambino; la
limitazione temp o rale di
cinque giorni T'an no si appli
ca per le assenze determina
te d a malattia del bambino
di eta compresa t ra t re e
otto anni. La norma ricono
see il diritto del padre a
fru ire del congedo, in alter
n at iua alia madre. Al di fu o
ri dei giorni retrib u iti al
100%, le assenze per m alat
tia del bambino non so no
ret rib u ite, ma beneficiano

della contribuzione figu ra
tiva.

La normativa preuede, inol
tre, tre giorni lauoratiui
all'anno in caso di decesso 0 di
documentata grave infermita
del coniuge 0 di un parente
entro il secondo grado 0 del
convivente, purcbe la stabile
convivenza con il lauoratore 0

la lavoratrice risulti da certi
ficazione anagrafica.

Un altro punta qualifican
te della nuova legge e rappre
sentato dall'introduzione del
congedo non retribuito per la
forrna zione, jinalizzato al
co mpletamento della scuola
dell'obbligo, al conseguimento
del titolo di studio di secondo
grade, del diploma u riiuersi
tario 0 della iaurea, oppure
alia partecipazione ad atti
vita jormative diverse da
quelle poste in essere 0 fin an
ziate dal datore di lavoro.
Anche questa istituto potra
rappresentare, se ben utiliz
z ato, un meccanismo di gran-

de utilita per il persegu irne n
to dell'obiettivo della p aritd
di opportu.nitd nello suiluppo
professionale e culturale,
ojfrendo opportu.nita delle
quali beneficeranno soprat
tutto coloro (uomini ma
principalmente donne) che
sinora avevano dovuto sacri
fie are agli impegni familiari
la gran parte del tempo non
assorbito dal lauoro che veni
va sottratto allo studio e alia
jormazione.

La legge n. 53/2000 modifi
ca anche alcuni punti della
legge n. 104/92 sull'bandicap,
sempre allo scopo di fauorire
una Pill larga possibilitd di
conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro. In particola
re, i tre giorni di permesso
mensile gid preuisti, vengono
ora coperti da contribuzione
ftguratiua Inps ed e stato eli
minato il requisite della con
vivenza con l'b andicappato
per fru.ire delle possibilitd
ojferte dalla legge.

il lavoro in occasione della nascita dei
f i g li' risulta pari al 14,7% per colora che
hanno avuto un figlio, al 20,1% per chi ne
ha avuti due e al 17,9% per le donne con tre
o pili figli (Tavola 10.8). L'analisi per cl as
si di eta mette in luce come la decisione di
interrompere il lavoro riguardi sia le gio
vani sia le pili anziane, con percentuali in
molti casi pili elevate tra Ie prime. Quindi
Ie diffico lta di conciliazione lavoro-fami
glia per la nascita dei figli non d i m inu i
scono nel tempo.

Le differenze tra generazioni tendono ad
accentuarsi all'aumentare del numero dei
figli. 11 10,7% delle donne che hanno avuto
due figli ha interrotto il lavora all'arrivo
del secondo figlio. La percentuale oscilla
dall'8,7% per le pili anziane (65 anni e
oltre) al 13,8% per le pili giovani (25-34
anni). Tra le donne che hanno avuto un
solo figlio le differenze sono pili contenute
02% per le ultrasessantacinquenni e
15,7% per la classe 25-34 anni). Circa la
meta delle donne che ha smesso di lavora-

, Si e considerato i l totale delle persone di 25 anni e p iu, esclusi i celibi e le nubili, che lavoravano al momen
to dell'intervista 0 che avevano lavorato in passato. Per il calcolo delle interruzioni si sono escluse le persone
che hanno dichiarato di avere interrotto il lavoro solo in occasione del pensionamento, mentre si sono tenute
in conto le altre interruzioni che gli attuali pensionati hanno avuto nel corso della vita lavorativa.
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Tavola 10.8 - Donne non nubili di 25 anni e pin con uno 0 pin figli che hanno interrotto almeno una
volta I'attfvita lavorativa per motivi familiari, per classe di eta, numero di figli e
motivo. Anno 1998 (per 100 donne con le stesse caratteristicbe)

CLASSI DI ETA
MonVI

55-6425-34 35-44 45-54 65 a n n i e pill Totale

UN FIGLIO

Matrimonio 6,8 5,7 7,7 8,0 7,8 7,0

Nascita del pri m o figlio 15,7 13,5 16,9 15,9 12,0 14,7

Altri rn o t i v i Fam i l i a r i 5,4 7,0 9,3 14,8 11 ,9 9,1

DUE FIGLI

Matrimonio 8,7 5,8 10,3 11,8 9,9 9,1

Nascita del primo figlio 18,4 13,6 15,4 15,7 13,0 14,8

Na scita del secondo figlio 13,8 11,1 12,0 9,1 8,7 10,7

Nascita d e i figli 25,2 19,4 23,0 19,2 16,0 20,1

Altri m o t iv i familiar! 7,1 6,6 9,7 12,5 10,4 9,3

TRE FIGLI E rru

Matrimonio (a) (a) 10,8 13,7 10,7 10,7

Nascita del primo figlio (a) (a) 12,9 15,8 8,7 11,5

Nascita dei figli su cce ss ivi (a) (a) 14,3 12,8 7,8 11,3

Nascita d e i figli (a) (a) 22,3 21,5 12,6 17,9

Altri rn o t iv i familiar! ( a) (a) 10,2 11,2 9,9 9,6

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Famiglia. soggetti sociali e conclizione dc lljnfa n z i a "
(a) Dato non significativo.

re in occasione della nascita di altri figli
10 aveva g ia fatto in concomitanza con la
nascita del primo (s i tratta in totale di
370 mila donne).

Le interruzioni del lavoro per matrimo
nio 0 altri motivi familiari hanno un peso
min ore rispetto a ll a nascita dei figli, rna
pur sempre rilevante: Ie donne che hanno
smesso di lavorare in occasione del matri
monio variano fra il 7% e 1'11%, mentre per
gli altri motivi familiari Ie percentuali
oscillano tra il 9 e il 10%. Le percentuali di
donne che hanno interrotto il lavoro a
motivo del matrimonio aumentano pas
sando dalle eta piu giovani a quelle piu
anziane. Le donne appartenenti alle gene
razioni recenti risultano quindi meno pro
pense a lasciare il lavoro in occasione del
matrimonio.

Nonostante la legislazione italiana in
materia di tutela della lavoratrice madre
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sia tra le p iu avanzate in Europa (a nti ci
pazione dell'astensione obbligatoria in
caso di gravidanza a rischio, divieto di
adibire le lavoratrici in gravidanza a
lavori pesanti e insalubri, genera Ie divieto
di licenziamento della lavoratrice dall'ini
zio del periodo di gestazione sino al com
pimento del primo anna di eta del bambi
no) gia a partire dalla legge n. 1204171, si
registra ancora una quota significativa di
donne che si dimettono dal lavoro nel
periodo protetto della ma te rn ita. Secondo
i dati del Ministero del lavoro q ueste
dimissioni ammontavano mediamente a
12 mila I'arino nel periodo 1991-1995, sono
poi cresciute a circa 13 mila nel periodo
1996-1997 e a quasi 14 mila nel 1998.

I dati relativi all'ultimo anna risultano
ancora pill allarmanti se rapportati al
numero delle lavoratrici dipendenti nel
settore privato che hanno un figlio di eta
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Figura ro.« - Lavoratrici del settore privato che si sono dimesse nel periodo protetto della
materrrita per regione. Anno 1998 (per 100 lavoratrici dip enden.ti nel settore
privato con uri figlio di eta inferiore a uri anno)

Veneto

Lombardia
Trcntino-Alto Aclige

Emilia-Romagna

Toscana

Friuli-Venezia Giulia
Marche
Liguria

Piemonte

Abruzzo

Umbria

Basilicata

Lazio
Valle cl'Aosta

Molise

Sardegna

Puglia
Campania __

Calabria _
Sicilia _

Italia
0,0 5,0 10.0 15,0 20,0 25,0

Fo u te: Elaborazioni Istat su dati del Ministero del lavoro e della prcvidcnza sociale

inferiore a un anna 5: si registrano 10,5
dimissioni per 100 madri in queste co n d i
zioni e in alcune regioni le percentuali
superano il 15%. Nel Veneto, una donna su
cinque ha lasciato il lavoro in occasione
della m a te rn it a e proporzioni sol tanto di
poco inferiori si riscontrano in Lo mbar
dia, Trentino-Alto Adige ed Emil ia-Roma
gna (Figura 10.4).

Le r i g i d i t a incrociate, familiari e
lavorative, in assenza di reti di servizio
adeguate, si riflettono anche sulle perce
zioni soggettive dei lavoratori relative
ai propri tempi di vita, con significative

differenze tra u o m mr e donne. I genitori
di bambini piccoli (con eta inferiore agli
11 anni) dichiarano che dovrebbero dedi
care pill tempo ai figli (59% dei padri e
55% delle madri) e al partner (41,5%
degli uomini e 33,3% delle donne). Le dif
ferenze di genere risultano molto con te
nute per quanto riguarda svaghi, a tt i
vita fisica e altri aspetti della vita quo
tidiana. 11 divario pill significativo
emerge rispetto al tempo da dedicare a
se stessi. In questo caso, la pressione a
cui so no sottoposte Ie donne emerge net
tamente: il 48% delle madri con figli pic-

, II denominatore del rapporto e sta to ottenuto consieleranelo il collettivo eli elonne lavoratrici dipendenti
con un figlio eli eta inferiore ad un anno rilevato dallInda g in e sul le forze eli lavoro e stimanelo la quota eli occu
pate nel settore privato suI totale.

479



ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

Plessibilita di orarto e part-time nella pubblica amministrazione

Per analizzare phi in det
taglio alcuni aspetti della
conciliazione tra lavoro e fa
miglia nel comparto p ubbli
co, l'Istat ha condotto u n.'in
dagine rap ida presso i mini
st eri, gli enti pubblici di ri
cerca e gli enti locali 6.

Dallindagine risulta or
mai motto diffusa la flessibi
lita dell 'orario in entrata e
us c ita, soprattutto per i di
pendenti in regime lavorativo
di tempo pieno (J 00% per le
amministrazioni centrali e
90% per quelle locali) (Tavola
10.9). Il 36% degli enti locali
concede una flessibilita sia in
entrata sia in uscita co mpre-

sa tra una e due ore ai dipen
denti che lauorano a tempo
pieno, e cia avviene ancbe in
otto m inisteri e due enti pub
blici di ricerca . Per gli enti lo
cali la combinazione che si si
tua in seconda posizione e
quella che prevede meno di
uri 'ora di flessibilitd sia in
entrata sia in uscita (25,9%).
Sorio poche le arnrn.iriis iraz io
ni che prevedono una flessibi
litd in entrata superiore alle
due ore.

La flessib ilita si riduce
per i dipen denti che lauora
no a tempo p arz iale: sola
mente u.n quinto delle a mrrii
nistrazioni locali la concede

tra una e due ore in entrata
e uscita, mentre il 22% la ri
duce a meno di un 'ora e il
34% delle amministrazioni
non la concede affatto, non
consentendo di combinare
due strumenti di flessibi
l i t d .

La p os sib il itd di rec u.pe
rare ore non lavorate in un
periodo di tempo suffic ie n
temente a mp io e un ulte rio
re elemento di flessibilizza
zione. In tutti gli enti con
s i d erat i, la m od alitd pia
frequente prevede il recupe
ro nell'arco di un mese (cosi
accade nel 69,4% degli enti
lo cal i, in tredici ministeri e

Tavola 10.9 - Enti della pubblica amministrazione che corisentono flessfbtltta negli orari di
entrata e di uscita per i dipendenti in regime di tempo pieno per tipo di ente.
Anno 1999

TIPI DI ENTE

Enti locali

FLESSIBILITA IN ENTRATA E IN USCITA

Ministeri Enti d i ricerca

Tra 1 e 2 are sia in entrata sia in uscita
Meno di 1 ora sia in entrata sia in usc ita
Tra 1 e 2 are in entrata e pili di 2 are in uscita
Tra 1 e 2 are in entrata e meno di 1 ora in uscita
Meno di 1 ora in entrata e tra 1 e 2 are in uscita
Altre combinazioni
Fle ss ib il ita non prevista
Non indicato

AMBITO TEMPORALE DI RECUPERO

Settimanale
Mensile
Annuale
Altro
Non indicato

61
44
14

9
8

17
17
15

27
111

12
10
25

8
1
5

4

3
13

1
1

2

3

4

1

Fonte: Istat, Indagine speciale presso alcuni enti della pubblica amministrazione

C, II totale dei dipendenti rilevati ammonta a 459.822, di cui il 49,2% lavora in 185 enti locali (regioni,
province, comuni capoluogo di regione), il 47,8% nei ministeri, il 2,9% in alcuni enti di ricerca (Istat, Cnr,
Istituto superiore di s a n it a , Isae, En e a.).
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Tavola 10.10 - Dipendenti della pubblica amministrazione che usufruiscono del part-time per
tipo di ente di appartenenza, sesso e modalrta di part-time. Anno 1999 (per 100
dipendenti dello stesso sesso e tipo di ente)

ENTI LOCAL! MINISTERI ENTI Dr RICERCA

Maschi Femmine Totale Masch! Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Part-time orizzontale 0,6 4,6 2,6 0,5 3,5 1,9 0,4 2.6 1,2

di cui superiore at 50% 0,3 2,8 1,5 0,1 1,8 0,9 0,1 1,8 0, 7

Part-time verticale 0,8 1,2 1,0 0,6 1,6 1,1 0,5 1.7 1,0

di cui superiore at 50% 0,1 0,4 0,2 0,2 0,9 0,5 0,2 1,5 0,6

Totale 1,4 5,8 3,6 1,1 5,1 3,0 0,9 4,3 2,2

Fonte: Istat, Indagine speciale presso alcuni enti della pubblica amministrazione

in quattro dei cinque enti
pubblici di ricerca conside
rat i) , Nel 17% degli enti 10
cali e in tre m in isteri il
tempo di compensazione e
di una settimana.

It part-time e una forma
di lavoro che PUG venire in
contro alle esigenze di co nci
liazione tra lavoro e fami
gl ia . Esso non ha aspet t i so
lo positivi, Nei casi in cui i
dipen denti ricorrano al
part-time per assenza di al
ternative, esso risulta p en a
lizzante economicamente e
PUG rivelarsi di ostacolo al
ia ca rriera . Alto stato at
tuale, le donne sono mag
giormente coinvolte nell 'u.ti
lizzo del part-time, sop rat
tutto quelte con bambini
piccoli (25%), It part-time
risulta dunque un istituto
utilizzato per conciliare la
voro e resp on sab il ita fami
liari.

Se si concentra l 'attenzio
ne sul settore pubblico 7,

emerge che tra it 1994 e il
1998 il numero di diperidenti
che ha usufruito del part-ti
me e passato da 3,700 a
10.500 diperidenti uomini e

da 9 mila a 49 mila dipen
denti donne: tuttavia la som
ma dei dipendenti in part-ti
me rappresenta ancora una
quota modesta del personale
in servizio (i! 2% circa), Nel
10 specifico dei ministeri (a
livello centrale e periferico),
si e passati d a 2,761 a
10.128 dipen denti in part-ti
me nell 'arco di un breve inter
vallo di tempo (da giugno
1997 a dicembre 1999), con
un'incidenza pari attual
mente al 3,9% del personale
in servizio (forite: Conto an
nuale del ministero del teso
1'0). Non e possibile valutare
il nu mero di coloro che sa
rebbero obbligati a optare
per il tempo parziale (poi
cbe, in particolare, svolgono
uri 'altra attiuitd lavorativa)
e non l'banno ancora fatto.

Durante il 1999 la percen
tuale di dipen denti che ha
usufruito del part-time ne
gli enti interessati dalt'i n da
gine risulta del tutto m arg i
nale: il 3,6% nelle ammini
strazioni locali, il 3,0% nei
ministeri (a livello centrale)
e il 2,2% negli enti di ricerca
(Tavola 10.10).

Le donne u.sufruiscono del
part-time in una percentua
le costantemente superiore a
quella degli uomini. Nelle
a m m i n ist ra z i on i locali che
han no risposto al questiona
rio usufruisce del part-time
il 5,8% delle dtpen denti, ri
spetto all'l,4% degli uomini.
Nei ministeri La differen z a e
tra 5,1% per le donne e 1,1%
per gli uomini e negli enti di
ricerca tra 4,3% e 0.9% ri
spettivamente.

1 diperidenti che ban.no
scelto il part-time orizzon
tale sono stati poco phi del
70% negli enti locali e nei mi
n isteri, mentre negli enti di
ricerca solo il 55% con una
quota maggiore di riduzione
superiore al 50%. 1 fruitori
del part-time verticale so no
orientati su una percentuale
di ore inferiore al 50%. Nelle
amministrazioni che rileua
no il motivo di ric b iesta
dello rario ridotto emerge
che gli uomini 10 scelgo no
prevalentemente per poter
svolgere uri altro lavoro e le
donne per motiui familiari e
personali.

7 Ministeri, aziende autonome, scuola, enti pubblici non economici, u n ivers ita , regioni ed enti locali,
servizio sanitario nazionale, istituzioni ed enti di ricerca.

481



ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

coli reputa che dovrebbe dedicare Plu
tempo a ll e proprie esigenze rispetto al
24,3% dei padri.

Le donne occupate soffrono per la man
canza di tempo libero in misura n etta
mente maggiore che per altri aspetti della
vita quotidiana: il 46% lamenta ins o d d i
sfazione per il tempo che rimane a d is p o
sizione al di fuori del lavoro e delle incom
benze familiari.

II tempo e, quindi, la variabile chiave
per i problemi di conciliazione, rna risulta
ancora molto contenuta la diffusione di
nuovi strumenti di fl e s sib il ita lavorativa

in grado di liberarlo, e comunque non suf
ficiente a risolvere i problemi di concilia
zione tra lavoro e famiglia.

Concentrando l'attenzione sulle arnmin i

strazioni pubbliche (cfr: il box Flessib ilita
di orario e part-time nella pubblica amrni
nistrazione), soltanto un terzo di queste
offre ai propri dipendenti una significativa
fl essib ilita di ora rio in entrata e uscita e in
pochissimi casi ClO avviene in regime di
tempo parziale. II part-time, p iu diffuso
tra le donne, e in rapida crescita rna riguar
da ancora un numero limitato di persone.

Tavola 10.11 - Presenza di alcuni servizi sociali in favore dei figli dei dipendenti ed erogazione di
contributi orientati allo stesso fine presso alcuni enti della pubblica ammlntstrazlo
ne. Anno 1999

SERVIZI

ASILO NIDO
NELL'ENTE

ASILO NIDO IN
CONVENZIONE

CONTRIBUTO
PER ASILO NIDO

SCUOLA MATERNA
IN CONVENZIONE

CONTRIBUTO PER LA
SCUOLA MATERNA

LUDOTECA

VACANZE
ORGANIZZATE
DALL'ENTE

VACANZE
ORGANIZZATE
DA ALTRI SOGGETTI

CONTRIBUTI
PER LE VACANZE

ENTI

Province: Trieste, Ca g l i a r i
Co m u n i. Bergamo, Ascoli Piceno, Salerno, Foggia, Crotone
Mi n isteri, Sa n t t a

Province: Trieste, Benevento
Comuni: Torino, Bergamo, Padova, La Spezia, Forl i-Cesena , Rieti
Enti di ricerca. Enea

Region i. Lombardia
Mi n isteri. Tr a s p o r t i
Ent i di ricerc a. Istat, Enea

Co m u.n i. Torino, Bergamo, Padova, Eo rl i-Ce s e n a

En ti di ricerca. Is tat

Province: Trieste, Pesaro-Urbino, Cagliari
Co m u n i: Torino, Biella, Bergamo, La Spezia, Napoli, Taranto, Catania, Siracusa

Regioni: Emilia-Romagna, Sardegna
Province: Cuneo, Forli-Cese na , Pescara, Leece, Messina
Co m u n i: Torino, Imperia, Palermo
Mi n iste ri. Interno, Ambiente, Politiche agricole, Affari esteri, Difesa, Tesoro, hilancio

e programmazione economica, Lavori pu bblici
Enti di ricerca. Is tat

Province: Novara, Biella, Vicenza, Padova, Venezia, Savona, Taranto, Leece, Catanzaro, Messina
Co m u n i: Bergamo, Verona, Treviso, Ancona, Caserta, Palermo, Caltanissetta
Min isteri: Finanze, Beni e attivita culturali, Interno, Universtta e ricerca scientifica, Difesa,

Tesoro, bilancio e programmazione economica

Regioni.· Emilia-Romagna, Sardegna
Com u n i: Torino, Treviso
Ml n isteri: Politiche agricole, Interno
Enti di ricerca. Is tat

Fonte: Ista t , Indagine speciale presso alcuni e nt i della pubhlica amministrazione
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Il telelavoro risulta una m o da l i ta di or
ganizzazione della prestazione lavorativa
assolutamente poco diffusa: solamente nel
Veneto (regione, provincia e comune di Ve
nezia), nelle province di Modena e Perugia
e nel comune di Ferrara gli enti 10 stanno
sperimentando, coinvolgendo un numero
ridotto di dipendenti.

Gli enti possono venire incontro alle esi
genze familiari tramite l'attivazione di
servizi e iniziative opportunamente orien
tati. La diffusione di queste forme di soste
gno e notevolmente inferiore rispetto alle
iniziative attivate per l'orario. Nel 1999 sol
tanto sette amministrazioni locali Ci comu
ni di Bergamo, Ascoli Piceno, Salerno, Fog
gia e Crotone e Ie province di Trieste e Ca
gliari) e un ministero (quello della Sanita)
hanno un asilo nido al proprio interno e un
numero analogo di enti ha stipulato una

Per saperne di piii

convenzione con asili nido esterni (Tavola
10.11). Anche I'erogazione di contributi ai
dipendenti con figli piccoli per la frequenza
di asili nido e rara negli enti locali: e previ
sta solo dalla regione Lombardia, da un mi
nistero (Trasporti) e da due enti di ricerca
(Istat ed Enea). Per quanto riguarda Ie
scuole materne, quattro enti locali Ci comu
ni di Torino, Bergamo, Padova e Form han
no una convenzione e un ente di ricerca
(I'Ista t) ha erogato specifici contributi ai
dipendenti. Le ludoteche sono presenti nel
6% delle amministrazioni locali e totalmen
te assenti in quelle centrali.

Una quota significativa di amministra
zioni centrali prevede I'organizzazione 0

I'erogazione di contributi per periodi di
vacanze per i figli dei dipendenti; analoghe
agevolazioni sono disponibili in una per
centuale ridotta di enti locali.

P. DELLA VENTuRA,Lepolitiche di genere riel settore pubblico, in "Gazzetta giuridica", n. 8,
Milano, Giuffre, 1999.
ISTAT' l-;acondizione degli aneiani. Indagine multiscopo sulle famiglie. Anni. 1987-91. Vol. 8,
Rorna, 1994.
ISTAT,Irldagine sulle strutture e i comportamenti familiari. Rorna, 1985.
ISTNJ,Leqrganizzazioni diuolorttariato in .Italia, Roma,1999, (Argomenti n. 15).
1.t. SABBADINI, Lauoro familiare,tempo e reti di aiuto, in "Tutela", a. IX'i n.1-2, marzo-giugno 1994.
C.SARACENo,Mutarrtenti della famiglia e politiche socialiin Italia.Bologna, II Mulino, 1998.
M.PIAZZA,<A. M.P()NZELLINI, A. TEMPIA, Riprogettare it tempo- Manualeper laprogettazione degli
orari di.lavom.Roma, Edizioni Lavoro, 1999.
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TAVOLE STATISTICHE

Tavola A.I.! - Conto risorse e itnpieghi e valore aggiunto delle principali econotnie U'errr (miliolli £Ii «xro 1995)

INDICATORI

Italia
Conro risarse e impiegbi

Prodotto interno loedo
Irnp-ortaaicmi eli berri e ser-vivi
'Eapc-rtaaiorri di beni e ser-vizi
Ccmaurrri finali
Jrrvesrirncrrti fis si lordi
Vaciaxiorre delle scortc e oggetti di valore

f/a!ort! aggrinl/o per _felton"

V alore aggiunto dell'agricoltura

Vaboce aggiunto deH'industria in senso srreeto

Valore aggiunto delle coatr'uz'iorn

Valo-re aggiunto Oornrnerc-io, Ripaeaaione di autovcicofi c beni
per In casu, alberghi e riscoranri, rrasporti e corrrurricazioru

Valo're aggiunto Irrterrnecliaaicme rrronetarra c finarrziaria; atrivita
irnrnc-baliaci, noleggio e artrvita professionali ed irnp.rerrdiroriali
Valore aggiunto .Alrre artrvita .di secviai
Vafore aggiunto irrrcra cc.orrorma

Gennania
Conro risorse c impil!..JT,!Ji

Prodotto irrter-no loedo
Irrrpo-rrazrorri di berri e ser-vizr
Espo1:tazioni di beni c sccviai
Corrs urrri fina.li
Irrves tirnerrti fis si jorcii
Varraaiorie delle scorte e oggetti eli valore

[/,,!t,re aggi1tUfO per .reltori

Valoee aggiunto deH'agricoltura
Valore aggiunto dell'industria in scrrso s rcctbo

ValOl'C aggiunto delle costruzioni

Valorc aKe;iunto Cornrrier'cio, Ripsrraaiorie di autoveicoli e bern
per Ia <aaa, alborszhr e !"it>to!"anti, traaporti e co:rnunicazioni

Vafore aggiunto Intcnncdiazionc moocta:r1a e finanziaria; arrrvita
immobiliari, noleggio e attrvita pcofess'iorrali ed irrrprerrdrtor-iali
Valore aggiunto Altrc attivita di scr-viai
Valorc aggiunto rn.teca ecorrorriia

Francia
Como risorsc e impie,gbi

Prodotto inrerrro lo.rdc
Importazioni di beni e serv-izi

Bspoctaaiorn dt bern e serv-izi
Corrsurru firra.h
Irrveatirnerrti fiasi Io rcli
Variazione delle scc-rte e oggetti eli vafore

y,,·...'aiore op..gitnl!o per sertari
Valoee aggiunto deH'agricoltura

Valore aggiunto dell'irrdusrcia in senso srcerro
Vnlore aggiunto cledle costr'uaiorri

Vatore aggiunto Corrrrncrcio, Riparaaionc di autc.veicof e beni
per la caxa, alberg-hi e ristoearrti, trasporti e corrrurucazrorii

'Valone aggiunto Irrrerrnecfiaaiorre rncmeraria e finarraiaria; attrvita
irnrnc-bifiari, noleggio e attrvita pcofessiorrali ed irnprerrdrtociali
Vnfore aggiunto .Altce artrvita eli.serviai
Vatosc <l.€;b>iunto irrtera. ecorrorrria

Spagna
L/m/" risorsc e irNpie.gbi

Proclc.tto. inter-no lordo

1mpo-rtazioni di berri e ser-vizi
Esponazioni d-i beni e scrvizi
Consutni finah
Invcstirnenti fissi lordi
Variazione delle scorte e oggetti cit valorc

~-~alnre aKtt,illll!()per .rd/on'

Valo-re ag,.~unto dcl1'aE,.'Ticoltura
Valorc a~tiunto d e l1'in d u s t ri a in sensa stretto

VaJorc aggiunto delle costruzioni

Valore aggiunto Comrncrcio. Ripacazione cii autoveico-li e beni
per Ia casa, alberg-hi e ristoranti, tra.sporti e cornunicazioni

Valnre aggiunto lntc'nnediazione 1Tlonctana e finanziat:ia; atti.....·ita
imm.obiliari, noleggio e attivita p-rofessionali ed itnprcnditoriali
Valone: aggiunto Altre attivit:i di sCrvlzi
Valon:: aggiunto :intera economia

Fonte: EUJ:ostat

ANNl
1995 1996 1997 1998 1999

839.008 848.179 863.581 876.806 889.298

192.567 191.911 211.458 230.737 238.499

226.611 228.020 24-2.782 250.895 249.880

642.686 648.744- 662.508 672.92()

153.845 159.-+14- 161.367 168.009 175.325

8.427 2.320 4.54R 9.476 13.384

25.582 26.075 26.366 26.677 283)36

196.869 194.144- 197.689 202.605 206.094

40.383 42.026 40.760 40.790 41.220

193.750 194.989 199.647 204.20Z 207.352

184-.207 190.019 195.019 197.484- 197.616
148.717 151.356 152.++2 153.074 154.821

789.509 798.G08 811.924 824.833 835.139

1.880.509 1.894.708 1..922.198 1.963.566 1.992.230

446.968 461.065 499.380 541.810 580.408

460.294 483.834 536.631 574.130 598.423
1.44i).909 1.4-57253· 1.46(1.931 lAR7.508 1.511.769

422.062 417.466 419.436 425.32-1- -B5.227

4.213 -2.779 4.5RO 18.413 27.218

22.539 24.L36 24.0...15 24.8()R 25.24-6

+17.181 442.265 453.\)37 471.367 ..P5.857

119.061 114.972 112.836 107.081 lOS.96n

312.685 314.286 321.925 332.739 342.129

486.467 509.558 528.197 549.810 509.495
:";80.858 383.548 383.772 385.8()(I 386.355

1.768.791 1.788.765 1.823.813 1.871.608 1.905.044

1.188.103 1.201.208 1.225.314 1.266.491 1-301.909

251.067 255.080 270.931 296.748 308.116
267.359 276.652 .106.031 327.807 339.536
943.236 958.150 964.277 990.779

223.277 223.242 224.466 238.262 255.115
5.298 -1.755 1.472 6.299 3.309

35.665 37.483 37.973 38.760 3~.4(i2

231.786 232.490 242.408 254.(Hl-1- 261.439
57.639 55J)35 52.239 52.973 55.272

212.544 2111.823 217.926 227.242 235.0Hl

308.564- 316.412 318.359 325.325 333.137
254.720 259.755 262.118 267.021 270.553

1.10fl.919 1.111.997 1.131.023 1.165.326 1.194,875

447.062 457_524 475.072 493_865 512..376
tlll.S56 UlJ.059 124.168 137_921 155.330
10!.O-1-4 lllA64 128.342 137,...1.60 1-1-9.(}fHl

348.159 354.7(}3 364.774 37tU)36 392.548
98.301 100.264 1(15.244 114."33 124.47G

1.414 1.151 880 1.357 1.GOn

19.1)29 22.517 23.055 23.-1-7.3 22.988-
95.068 96.810 1()2.26{) lU7.132 109.!1!
_12.563 32.008 32.642 34.779 37.580

115.286 116.656 121.441 125.628 131.337

80.260 80.-+17 83.092 85.30-1- 88.251
89.112 90.366 91.881 93.761 95.224

431.319 438.774 454,373 ---!-7n.077 484",+<)(1
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Tavola A.l.2 - Conto risorse e impieghi, valore aggiunto e principali indicatori dell'economia italiana

INDICATORI ANNl

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Domanda e Offerta (a)
(mili"rdi di lire"pre,;! riel ISISI ,)

Valore uggiuntn dell'agricoltura 49.713 50.128 50.895 51.714 52.328 52.946 55.897

Valore a&~unto dcll'industria in sensa strctto 442512 466.689 486.672 480.520 490.160 501.039 509.717

Valore aggiunta delle cosrruzioni 91.856 86825 88.495 92.089 89.344 89.404 90.338

Valore aggiunto Cornmercio, Riparazione di autoveicoli e beni

per la casa, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicnzioni 372.755 386.399 399.662 402.313 412.342 422.331 428.603

Valore aggiunto Intermediazione monctaria e finanziaria; attivira

irnrnobiliari, noleggio e uttivitd professionali ed imprenditoriah 397.465 402.081 410.426 423.041 434.573 440.090 44D.759

Valore aggiunto Altre nttivita di servizi :\20.058 320.560 323.371 329.628 332.385 334.180 338.732

Valore aggiunto Attivita di servizi nel cornplesso 1.090.278 1.109.040 1.133.459 1.154.982 1.179.300 1.196.601 1.208.094

Valore aggiunto intern. economia 1.674.:\59 1.712.682 1.759.520 1.779.305 1.811132 1.839.990 1.864.046

Prodotto interno lordo 1.699.000 1.736.505 1.787.278 1.806.814 1.839.624 1.867.796 1.894.4D7

Irnportazioni di beni e servizi (b) 321.894 354.924 392.013 388.347 427.916 466.374 481.801

Esportazioni di beni e servizi (c) 356.445 392.4(,5 442.205 447.110 475.393 491.377 487.741

Indice del valorc delle vendire al dettaglio (n) (0) 100,0 104,4 107,0 109,9 112,5

Consumi interni delle t;lmighe (d) 1.019.186 1.041.953 1.Or.4. 471 1.073.110 1.105.399 1.129.125 1.148.315

Consumi collettivi 3%.676 333.942 326.933 330.406 333.308 3.,5.572 338.130

Investimenti fissi lordi (e) 309.141 309.359 327852 339.722 343.882 358.037 373.628

Variazione delle scortc c oggetti di valorc -554 13.710 17.829 4.814 9.557 20.058 28.393

Indebitamento delle Amministr. pubbliche in "!;, del I'il (f) -7,6 -7,1 -2,7 -2,8 -1,9

Lavoro

Unita di lavoro (ULA) in complesso (g;) 22.750 22529 22.528 22.600 22.666 22.914 23.135

Tasso di disoccupazior.e (h) 10,1 11,1 11,6 11,6 11,7 11,8 11,4

Redditi da lavoro pcr unita di lavoro dipendente (i) 45.354 46.731 48.(,92 51.665 53.806 52.857 53.864

Retribuzioni lordc per unita di lavoro dipendentc (1) 31.916 32.878 34.097 35882 37.167 38.076 38.936

Costi e Prezzi

Prezzi all'importazionc (I) 98,7 100,1 97,4 96,4

Costo dcl lavoro per unitd <.11 prodottc (n) 100,9 100,3 100,0 105,2 106,1 103,4 105,4

Costo del denaro (m) 13,9 11,2 12,5 12,1 9,7 7,9 5,6

Prezzi alia produzionc dei prodotti industnali (n) 89,4 92,7 100,0 101,9 103,2 103,3 103,1

Prezzi all'esportazione (I) 100,8 101,3 102,3 102,3

I'rezzi aI consume (n) (P) 91,4 95,1 100,0 104,0 106,1 108,2 110,0

Deflatore del Pil 92,0 95,2 100,0 105,3 107,8 110,7 112,3

Fonte: Istar

(a) Gli aggregati del valore aggiunto c del Pil sono ai prczzi di mercato.

(b) Al netto dei consumi finali all'estero dei residenti.

(c) Al netto del consurni finali in Italia dei non rcsidcnti

(d) Compresi i consumi finali in Italia dei non rcsidenti.

(e) Calcolati per branca produttricc e coerenti can la Relazione economica rclativa al 1999.

(f) Valeri a prczzi correnri.

(g)In migliaia.

(h) I valon cia! 1993 sono claborati secondo una nuova rcctodologia e quindi non confrontabili con gli anni precedenti.

(1) Migliaia di lire correnti.

0) Numero indice calcolato sulla base dei valori medi unitari, base 1995=100.

(m) Tasso media sui prestiti bancari a breve termine. Fonte Banea d'Italia.

(n) Numero indice in base 1995=1()().

(0) i dati pubblicati a parrire dall'edizionc del 1999 sana quelli della nueva indagine e non sono confronrabili can quelli pubblicati nolle precedenti edizioni.

(p) Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita nazionale, calcolaro al Iordo dei consumi di rabacco.
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Tavola A.2 • Formazione e distribuzione del reddito (miliardidi lirecorrenti}

ANN1
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Formazione del valore aggiunto
(atcosta dei[attori)

Agricoltura, silvicoltura e pesca 50.476 52.533 56.522 59.932 60.130 59.373 61.202
Industria, compresa energia 357.888 381.999 418.775 430.247 440.882 442.073 449.231
Costruzioni 85.244 84.043 85.605 92.107 90.984 89.527 92.393
Commercio, Riparazione di autoveicoli e beni per

la casaralberghi e risroranti, trasportie comunicazioni 358.273 382.961 409.471 430.948 442.000 452.272 468.340
Intermediazione monetaria e finanziaria; attivita

immobiliari, noleggioe attivita professionali ed imprenditoriali 329.868 346.932 382.947 423.309 443.584 452.769 468.217
Altre attivita di servizi 295.378 304.583 316.655 344.477 362.769 355.602 366.628
Attivita di servizi nel complesso 983.518 1.034.476 1.109.073 1.198.734 1.248.352 1.260.643 1.303.185
Totale economia 1.477.127 1.553.052 1.669.974 1.781.020 1.840.349 1.851.615 1.906.011
Totaleeconomia di cui non market 212.877 216.929 222.966 242.211 255.641 248.790 256.418

Risorse

Importazioni di beni (Cif) e servizi (a) 276.493 319.324 392.Q13 377.231 420.566 451.589 473.249
Prod otto interno lordo 1.563.271 1.653.402 1.787.278 1.902.275 1.983.850 2.067.703 2.128.165

Impieghi

Consumi finali interni 1.236.417 1.307.614 1.391.404 1.474.414 1.550.747 1.613.019 1.674.139
Investimenti fissi lordi 288.217 297.606 327.852 348.848 359.624 381.152 402.659
Variazione delle scorte e oggetti di valore -1.108 8.125 17.829 6.417 15.361 25.699 30.132
Esportazioni di beni e servizi (b) 316.238 359.381 442.206 449.827 478.684 499.422 494.484

Distribuzione del Pil

Redditi interni da lavoro dipendente 716.697 731.895 760.629 808.807 847.485 841.863 870.791
Imposte indirette nette 160.090 172.297 194.484 200.100 223.032 294.223 299.632
Risultato lordo di gestione 686.484 749.210 832.165 893.368 913.333 931.617 957.742

Distribuzione del reddito
Redditi netti dall'estero -26.677 -26.612 -25.540 -22.726 -18.004 -19.915 -15.626
Trasferimenti correnti netti dall' estero -8.455 -5.721 -2.411 -6.592 -6.990 -9.435 -7.085
Irnposte indirette nette aliaUe -2.963 -5.345 -4.805 -3.499 -32 - 3.459 -1.249
Reddito nazionale lordo disponibile 1.525.176 1.615.724 1.754.522 1.869.458 1.958.824 2.034.894 2.104.205

Utilizzazione del reddito

Consumi finali nazionali 1.225.462 1.290.037 1.368.863 1.453.191 1.528.377 1.591.700 1.652.742
Risparmio nazionale lordo 299.714 325.687 385.659 416.267 430.447 443.194 451.463

Formazione del capitale

Saldo delle operazioni in conto capitale con I'estero 3.030 2.490 2.795 1.401 5.311 4.823 4.316
Accreditamento (+) 0 indebitamento (-) 15.203 21.712 42.689 61.113 61.103 40.698 22.948

Fonte:Istat

(a) Al netto dei consumi fineli all'estero dei residenti.

(b)Al netto dei consumi finali in Italla deinon residenti.
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Tavola A.3.1 - L'attivita produttiva, costi e prezzi - Totale economia

ANNI
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Produzione (miliardidi lire)
{Valoriaprezzi correnti)

Produzione ai prezzi di mercato 2.894.225 3.073.977 3.411.020 3.557.765 3.746.312 3.876.730
Consumi intermedi 1.346.679 1.442.076 1.651.500 1.684.025 1.800.046 1.862.747
Imposte indirette 112.377 116.454 125.986 132.335 142.825 200.879 203.473
Contributi alia produzione 39.115 34.837 33.142 36.793 34.187 35.547 37.085
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 1.547.546 1.631.901 1.759.520 1.873.740 1.946.266 2.013.983 2.069.478
Valore aggiunto ai prezzi di mercato di cui non market(a) 212.936 216.992 223.015 242.270 255.706 262.374 270.080

{Valoriaprezzi del1995)
Produzione ai prezzi di mercato 3.177.955 3.263.615 3.411.020 3.438.524 3.552.466 3.632.128
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 1.674.359 1.712.682 1.759.520 1.779.305 1.811.132 1.839.990 1.864.046

Impiego dei Fattori

Unita di lavoro (ULA) in complesso (b) 22.750 22.529 22.528 22.600 22.666 22.914 23.135
% Regolari 86,2 86,0 85,5 85,4 85,1 84,9

Unita di lavoro dipendenti (b) 15.802 15.662 15.621 15.655 15.751 15.927 16.166

Units di lavora indipendenti (b) 6.947 6.868 6.907 6.946 6.915 6.987 6.969

% Indipendenti sui complesso 30,5 30,5 30,7 30,7 30,5 30,5 30,1

Orari contrattuali (c) 100,3 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9

Ore perdute per conflitti di lavoro (b) (d) 8.796 7.651 6.365 13.510 8.299 3.807 6.364

Valore aggiunto al costo dei fattori per units di lavoro (e) (g) 94,3 97,5 100,0 100,8 102,2 102,7 103,0

Costi e prezzi

Retribuzioni contrattuali lorde per dipendente (c) 93,4 95,1 98,3 102,3 106,7 109,3 111,3

Redditi intemi da lavoro dipendente (f) 716.697 731.895 760.629 808.807 847.485 841.863 870.791

di cui:onerisoclali (f) 212.356 216.970 228.006 247.088 262.094 235.436 241.343

Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 29,6 29,6 30,0 30,5 30,9 28,0 27,7

Costo dellavoro per units di prodotto (g)(h) 100,9 100,3 100,0 105,2 106,1 103,4 105,4

Prezzi dell'input (g) 89,5 92,9 100,0 101,5 103,3 103,9 105,8

Deflatore del valore aggiunto al costa dei fattori (g) 92,9 95,4 100,0 105,4 107,2 106,1 107,9

Prezzi dell' output:al costo dei fattori (g) 91,3 94,2 100,0 103,5 105,3 105,0 106,9

ai prezzi di mercato (g) 91,1 94,2 100,0 103,5 105,5 106,7 108,5

Costi variabili unitari (g) (i) 92,8 94,8 100,0 102,8 105,1 104,7 106,6

Incidenza % delle imposte indirette nette suI valore aggiunto 4,7 5,0 5,3 5,1 5,6 8,2 8,0

Mark-up lordo (g)Q) 98,8 99,6 100,0 100,5 99,8 99,7 99,6

Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto al costa dei fattori 27,0 28,6 30,4 30,6 29,9 30,2 29,9

Fonte: Istat
(a)Al lordo dei servizibancari imputati.

(b) In migliaia.
(c)Numeri indicein basedicembre1995-100.

(d) Bselusi i conflitti provocati da motivi estraneiat capporto di lavoro.

(e)A prezzi costanti - miliardidi lire 1995.

(I) In miliardidi lire correnti.

(g)Numeri indice in base1995-100.

(h) Rapporto tra costo dellavoro dipendente e indipendentee produzione al costa dei fattori a prezzi 1995.

(i) Rapporto tra costa dellavoro piu costa dell'input e produzione at costa dei fattori a prezzi 1995.

(I)Rapporto tca prezzo dell'output atcosta dei fattori e costi unitari variabili.
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Tavola A.3.2 - L'attivita produttiva, costi e prezzi - Agricoltura

ANNI
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Produzione (miliardidi lire)
(Valoriaprezzi correnti)

Praduzione ai prezzi di mereato 72.546 73.345 78.691 81.119 80.041 80.055
Consumi intermedi 26.898 26.078 27.797 28.605 27.793 27.223
Imposte indirette 1.214 1.117 1.129 1.197 1.369 1.737 1.754
Contributi alia produzione 5.843 6.179 6.523 8.425 9.045 8.043 8.902
Valore aggiunto ai prezzi di mereato (a) 45.648 47.267 50.894 52.514 52.248 52.832 53.820

[Valoriaprezzi del1995)
Produzione ai prezzi di mercato 78.417 78.122 78.691 79.191 79.309 79.943
Valore aggiunto ai prezzi di mereato (a) 49.713 50.128 50.895 51.714 52.328 52.946 55.897

Irnpiego dei Fattori
Unita di lavoro (ULA) in eomplesso (b) 1.770 1.682 1.623 1.552 1.510 1.452 1.371

% Regolari 72,9 73,2 72,1 72,4 71,3 70,9

Unita di lavoro dipendenti (b) 657 615 598 559 543 536 513

Unita di lavoro indipendenti (b) 1.113 1.066 1.025 993 966 916 859

% Indipendenti sui complesso 62,9 63,4 63,2 64,0 64,0 63,1 62,6

Orari contrattuali (c) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

are perdute per eonflitti di lavoro (b) (d) 331 135 413 345 188 161 23
Valore aggiunto al eosto dei fattori per unita di lavoro (e) (g) 89,9 95,2 100,0 106,5 110,7 116,4 129,4

Costi e prezzi
Retribuzioni contrattuali lorde per dipendente (c) 96,2 96,2 96,3 98,5 102,5 105,1 106,8

Redditi interni da lavoro dipendente (f) 15.801 15.048 14.924 14.382 14.246 13.898 13.494

di cui:onerisociali (j) 2.476 2.344 2.203 2.264 2.196 1.720 1.677

Ineidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 15,7 15,6 14,8 15,7 15,4 12,4 12,4

Costo del lavoro per unita di prodotto (g)(h) 105,3 102,2 100,0 97,7 96,7 91,3 84,7

Prezzi dell'input (g) 93,7 93,2 100,0 104,1 103,0 100,8 100,4

Deflatore del valore aggiunto al costo dei fattori (g) 91,1 94,2 100,0 104,1 103,3 100,9 99,0

Prezzi dell'output;al costa dei fattori (g) 92,0 93,9 100,0 104,1 103,2 100,8 99,4

ai prezzi di mereato (g) 92,5 93,9 100,0 102,4 100,9 100,1 97,6

Costi variabili unitari (g)(i) 101,9 99,1 100,0 99,5 97,6 93,3 87,8
Incidenza % delle imposte indirette nette sui valore aggiunto -10,1 -10,7 -10,6 -13,8 -14,7 -11,9 -13,3

Mark-up lordo (g) (I) 90,2 94,8 100,0 104,6 105,7 108,1 113,3

Quota dei profitti Iordi sui valore aggiunto al eosto dei fattori 15,7 21,7 28,3 33,4 34,2 36,6 41,0

Fonte: Istat
(a)Al Iordo dei servizibaneariimputati.
(b)In migliaia.
(c)Numeri indieein basedieembre1995-100.

(d)Esclusii conflitti provoeatida motiviestraneial rapporto di lavoro.
(e)A prezzi eostanti - miliardidi lire 1995.

(f)In miliardidi lire correnti.
(g)Numeri indice in base1995-100.

(h) Rapporto tra costa del Iavorodipendentee indipendentee produzioneatcosta dei fattori a prezzi 1995.

(i)Rapporto tra eosto del Iavoropiu costa dell'input e produzione al costa dei fattori a prezzi1995.

(1) Rapporto tra prezzo dell'output al costo dei fattori e costiunitari variabili.
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Tavola A.3.3 - L'attivita produttiva, costi e prezzi - Industria in senso stretto

ANNI
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Produzione (miliardidi lire)
(Valoriaprezzi correnti}

Produzione ai prezzi di mercato 1.070.280 1.174.673 1.356.441 1.357.060 1.424.416 1.461.407
Consumi intermedi 655.644 731.524 869.769 857.740 910.545 929.250
Imposte indirette 66.966 70.943 78.078 79.990 82.839 99.215 100.445
Contributi alla produzione 7.575 7.230 7.116 8.285 7.335 6.402 5.683
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 414.636 443.149 486.672 499.320 513.871 532.157 541.307

(Valoriaprezzidel1995)
Produzione ai prezzi di mercato 1.193.166 1.268.365 1.356.441 1.336.138 1.389.902 1.424.929
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 442.512 466.689 486.672 480.520 490.160 501.039 509.717

Impiego dei Fattori
Units di lavoro (ULA) in complesso (b) 5.189 5.187 5.233 5.176 5.170 5.273 5.252
% Regolari 94,3 94,3 94,1 94,4 94,5 94,3
Unita di lavoro dipendenti (b) 4.228 4.245 4.288 4.254 4.257 4.355 4.338
Unita di !avoro indipendenti (b) 961 942 945 924 912 918 914
% Indipendenti sui complesso 18,5 18,2 18,1 17,8 17,6 17,4 17,4
Orari contrattuali (c) 100,5 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
are perdute per conflitti di lavoro (b) (d) 4.717 2.730 2.038 10.692 5.140 2.198 4.227
Valore aggiunto al costo dei fattori per unita di lavoro (e) (g) 90,9 96,5 100,0 99,7 101,7 102,2 104,3

Costi e prezzi

Retribuzioni contrattuali lorde per dipendente (c) 92,6 95,2 98,7 102,0 106,0 108,9 111,2
Redditi interni da lavoro dipendente (1) 200.251 207.421 219.520 229.638 239.608 239.894 244.222
di cui:onerisociali (f) 65.219 67.098 72.981 76.680 81.083 74.092 74.272
Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 32,6 32,3 33,2 33,4 33,8 30,9 30,4
Costa dellavoro per unita di prodotto (g) (h) 104,7 101,4 100,0 106,0 106,1 103,3 104,3
Prezzi dell'input (g) 87,3 91,2 100,0 100,2 101,2 100,6 100,9
Deflatore del valore aggiunto al costa dei fattori (g) 94,8 95,4 100,0 104,2 104,8 102,5 102,5
Prezzi dell'output.al costa dei fattori (g) 89,9 92,6 100,0 101,5 102,3 101,2 101,4

ai prezzi di mercato (g) 89,7 92,6 100,0 101,6 102,5 102,6 102,8
Costi variabili unitari (g) (i) 90,4 92,8 100,0 101,5 103,1 102,0 102,2
Incidenza % delle imposte indirette nette sui valore aggiunto 14,3 14,4 14,6 14,4 14,7 17,4 17,5
Mark-up lordo (g) (I) 99,4 99,9 100,0 100,0 99,3 99,2 99,2
Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto al costa dei fattori 32,6 34,8 37,1 36,2 35,1 35,3 35,2

Fonte: Istat
(a)Al Iordo dei servizibancariimputati.
(b) In migliaia.

(c) Numeri indicein basedicembre1995-100.

(d) EscJusi i conflitti provocati cia motivi estraneial rapporto di lavoro,
(e)A prezzi costanti - miliardidi lire 1995.

(I) In miliardidi lire correnti.
(g)Numeri indicein base1995-100.

(h) Rapporto tra costo dellavora dipendentee indipendentee produzioneal costo dei fattori a prezzi 1995.

(i)Rapporto tra costa dellavoro piu costo dell'input e produzioneal costo dei fattori a prezzi 1995.

(I) Rapporto tra prezzo dell'output al costo dei fattori e costi unitari variabili,
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Tavola A.3.4 - L'attivita produttiva, costi e prezzi - Costruzioni

ANNI
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Produzione (miliardidi lire)
(Valoriaprezzi correnti)

Produzione ai prezzi di mercato 196.803 191.350 197.604 209.364 210.771 212.603
Consumi intermedi 108.527 105.001 109.109 114.065 115.947 116.545
Imposte indirette 3.938 4.194 4.230 4.455 4.884 7.460 7.358
Contributi alia produzione 907 1.888 1.340 1.264 1.045 929 910
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 88.276 86.349 88.495 95.299 94.824 96.058 98.841

(Valoriaprezzi del1995)
Produzione ai prezzi di mercato 207.621 195.592 197.604 205.202 201.233 200.967
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 91.856 86.825 88.495 92.089 89.344 89.404 90.338

Irnpiego dei Fattori
Unita di lavoro (ULA) in complesso (b) 1.590 1.540 1.510 1.495 1.513 1.484 1.508
% Regolari 85,2 84,5 83.5 83,9 83,4 83,5
Unita di lavoro dipendenti (b) 972 931 888 856 872 843 852
Units di lavoro indipendenti (b) 618 609 622 639 641 641 655
% Indipendenti suI complesso 38,9 39,5 41,2 42,7 42,4 43,2 43,5
Orari contrattuali (c) 100,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ore perdute per conflitti di lavoro (b) (d) 1.026 293 1.313 538 844 92 46
Valore aggiunto al costa dei fattori per units di lavoro (e) (g) 98,5 96,2 100,0 105,1 100,8 102,8 102,2

Costi e prezzi
Retribuzioni contrattuali lorde per dipendente (c) 92,8 96,9 98,6 101,6 104,4 107,7 110,9
Redditi interni da lavoro dipendente (f) 37.623 36.395 36.133 36.285 38.689 36.800 37.'180
di cui;onerisociali (j) 12.519 11.642 11.824 11.811 12.741 10.999 11.193
Incidenza % oneri socialisu redditi ULA regolari 33,3 32,0 32,7 32,6 32,9 29,9 29,S
Costo del lavoro per unita di prodotto (g) (h) 95,3 99,0 100,0 99,3 107,3 103,6 106,7
Prezzi dell' input (g) 93,7 96,5 100,0 100,8 103,6 104,5 106,1
Deflatore del valore aggiunto al costo dei fattori (g) 96,0 100,1 100,0 103,4 105,3 103,5 105,7
Prezzi dell'output:al costa dei fattori (g) 94,7 98,1 100,0 I02,0 104,4 104,1 105,9

ai prezzi di mercato (g) 94,8 97,8 100,0 102,0 104,7 105,8 107,6
Costi variabili unitari (g)(i) 94,9 97,9 100,0 100,2 105,4 104,5 106,5
Incidcnza % delle imposte indirerte nette sui valore aggiunto 3,4 2,7 3,3 3,3 4,0 6,8 6,5
Mark-up lordo (g)(I) 99,8 100,2 100,0 101,8 99,0 99,6 99,5
Quota dei profitti lordi suI valore aggiunto al costa dei fattori 27,8 28,4 28,2 31,2 26,2 27,7 27,3

Fonte: Istat
(a)Allordo dei servizibancariimputati,
(b)In migliaia,
(c)Numeri indicein basedicembre1995-100.
(d)Esclusi i conflitti provocatida motivi estraneial rapporto di lavoro,
(e)A prezzicostanti- miliardidi lire 1995.
(f)In miliardidi lire correnti,
(g)Numeri indicein base1995-100.
(h)Rapporto tra costo dellavoro dipendentee indipendentee produzioneal costa dei fattori a prezzi 1995.
(i)Rapporto tra costa dellavoro pilicosta dell'input e produzioneal costo dei fattori a prezzi 1995.
(1) Rapporto tra prezzo dell'output al costo dei fattori e costi unitari variabili.
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Tavola A.3.5 - L'attivita produttiva, costi e prezzi - Totale servizi

ANN!
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Produzione (miliardidi lire)
(Valoriaprezzicorrenti)

Produzione ai prezzi di mercato 1.554.597 1.634.608 1.778.285 1.910.221 2.031.083 2.122.664
Consumi intermedi 555.611 579.472 644.826 683.614 745.761 789.729
Imposte indirette 40.259 40.200 42.549 46.693 53.733 92.466 93.916
Conrributi alla produzione 24.791 19.540 18.163 18.819 16.762 20.173 21.590
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 998.986 1.055.136 1.133.459 1.226.607 1.285.322 1.332.935 1.375.511

(Valoriaprezzidel1995)

Produzione ai prezzi di mercato 1.698.751 1.721.536 1.778.285 1.817.993 1.882.022 1.926.290
Valore aggiunro ai prezzi di mercato (a) 1.090.278 1.109.040 1.133.459 1.154.982 1.179.300 1.196.601 1.208.094

Impiego dei Fattori
Units di lavoro (ULA) in complesso (b) 14.201 14.121 14.163 14.377 14.474 14.706 15.004
% Regolari 85,0 84,6 84,1 83,7 83,4 83,0
Units di lavoro dipendenti (b) 9.945 9.871 9.847 9.986 10.079 10.193 10.464
Unita di lavoro indipendenti (b) 4.255 4.250 4.315 4.391 4.395 4.513 4.541
% Indipendenti sul complesso 30,0 30,1 30,5 30,5 30,4 30,7 30,3
Orari contrattuali (c)

Ore perdute per conflitti di lavoro (b) (d) 1.934 1.978 1.357 2.068
Valore aggiunto al costo dei fattori per unira di lavoro (e) (g) 96,1 98,3 100,0 100,3 101,6 101,4 100,3

Costi e prezzi

Retribuzioni contrattuali lorde per dipendente (c)

Redditi interni da lavoro dipendenre (f) 463.022 473.031 490.052 528.502 554.942 551.271 575.095
di cui:onerisociali (j) 132.142 135.886 140.998 156.333 166.074 148.625 154.201
Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 28,5 28,7 28,8 29,6 29,9 27,0 26,8
Costo dellavoro per units di prodotto (g) (h) 97,7 98,9 100,0 105,0 105,7 103,2 106,0
Prezzi dell'input (g) 91,3 94,6 100,0 103,1 106,1 108,2 112,2
Deflatore del valore aggiunro al costo dei fattori (g) 92,0 95,1 100,0 106,1 108,4 107,9 110,6
Prezzi dell'output:al costa dei fattori (g) 91,8 95,0 100,0 105,0 107,5 108,0 111,2

ai pcezzi di mercato (g) 91,5 95,0 100,0 105,1 107,9 110,2 113,2
Costi variabili unitari (g) (i) 94,1 96,0 100,0 104,4 107,3 107,7 111,2
Incidenza % delle imposte indirette nette sul valore aggiunro 1,5 2,0 2,2 2,3 2,9 5,4 5,3
Mark-up lordo (g) (I) 98,5 98,6 99,4 100,0 100,3 99,8 99,5
Quota dei profitti lordi sul valore aggiunto al costo dei fattori 25,2 26,4 27,7 28,0 27,8 28,0 27,4

Fonte: Israt
(a)Allordo dei servizi bancariimputati.

(b)In migliaia.

(c)Numeri indice in basedicembre1995-100,

(d) Esclusi i conflitti provocati da motivi estranei al rapporto di lavoro.

(e)A prezzi costanri- miliardidi lire 1995.

(I) In miliardidi lire correnti.

(g)Numeri indice in base1995-100.

(h) Rapporto tra costo del lavoro dipendentee indipendente e produzione al costa del fattori a prezzi 1995,

(i) Rapporto tra costa dellavoro pili costo dell'input e produzione .1 costa del fattori a prezzi 1995.

(1) Rapporto tra prezzo dell'output al costa del fattori e costi unitari variabili,
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Tavola A.3.6 - L'attivita produttiva, costi e prezzi - Commercio, riparazione di autoveicoli e di beni per la casa; alberghi e
ristoranti; trasporti e comunicazioni

ANNI
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Produzione (miliardi di lire)
(Valori aprezzicorrenti)

Produzione ai prezzi di mereato 598.122 645.233 710.235 739.817 780.939 811.756

Consumi intermedi 255.716 273.332 310.573 318.513 345.472 359.663

Imposte indirette 7.974 7.494 7.479 8.281 8.765 18.448 17.528

Contributi aIla produzione 23.841 18.554 17.288 17.925 15.298 18.627 19.867

Valore aggiunto ai prezzi di mereato (a) 342.406 371.901 399.662 421.304 435.467 452.093 466.000

(Valori aprezzidel1995)

Produzione ai prezzi di mereato 656.399 676.905 710.235 714.318 740.932 762.075

Valore aggiunto ai prezzi di mereato (a) 372.755 386.399 399.662 402.313 412.342 422.331 428.603

Impiego dei Fattori

Units di lavoro (ULA) in complesso (b) 6.023 5.984 5.913 5.970 5.973 6.046 6.142

% Regolari 83,8 82,5 82,0 82,1 .81,7 81,0

Unita di lavoro dipendenti (b) 3.275 3.277 3.231 3.272 3.310 3.371 3.495

Unita di lavoro indipendenti (b) 2.748 2.707 2.682 2.698 2.663 2.675 2.647

% Indipendcnti sui cornplesso 45,6 45,2 45,4 45,2 44,6 44,2 43,1

Orari contrattuali (c)
are perdute per eonflitti di lavoro (b) (d) 1.087 1.371 836 1.162

Valore aggiunto al eosto dei fattori per units di lavoro (e) (g) 91,7 95,6 100,0 99,7 101,9 103,0 102,9

Costi e prezzi

Retribuzioni contrattuali lorde per dipendente (c)

Redditi interni da lavoro dipendente (f) 139.918 142.121 149.717 157.009 163.195 166.256 175.353

di cui: onerisociali (f) 37.919 37.123 40.286 42.721 44.374 40.727 42.780

Ineidenza % oneri soeiali su redditi ULA regolari 27,1 26,1 26,9 27,2 27,2 24,5 24,4

Costo dellavoro per units di prodotto (g) (h) 101,0 99,3 100,0 104,0 103,2 101,8 104,3

Prezzi dell'input (g) 90,2 94,1 100,0 102,1 105,1 105,9 109,3

Deflatore del valore aggiunto al costa dei fattori (g) 93,7 96,7 100,0 104,6 104,8 104,9 107,0

Prezzi dell'outpur.al eosto dei fattori (g) 92,2 95,6 100,0 103,5 105,0 105,3 108,0

ai prezzi di mereato (g) 91,1 95,3 100,0 103,6 105,4 106,5 109,0

Costi variabili unitari (g) (i) 94,6 95,5 100,0 102,9 105,1 105,2 108,0

Ineidenza % delle imposte indirette nette suI valore aggiunto -4,6 -3,0 -2,5 -2,3 -1,5 0,0 -0,5

Mark-up lordo (g) (I) 97,5 100,0 100,0 100,6 99,9 100,1 100,0

Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto al eosto dei fattori 30,2 33,8 34,7 35,1 34,9 35,5 35,5

Fonte: Istat
(a)Allordo dei servizibancariimputati.

(b) In migliaia.
(c)Numeri indice in basedicembre1995-100.

(d)Esclusi i conflitti provocatida motivi estraneial rapporlo di lavoro.

(e)A prezzi costanti - miliardidi lire 1995.

(I) In miliardidi lire correntl.

(g)Numeri indicein base1995-100.

(h) Rapporto tra costa dellavoro dipendentee indipendentee produzioneal costa dei fattori a prezzi 1995.

(i) Rapporto tra costa dellavoro piu costa dell'input e produzioneal costo del tattori a prezzi 1995.

(1) Rapporto tra prezzo dell'output al costa dei fattori e costi unitari variabili.
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Tavola A.3.7 - L'attivita produttiva, costi e prezzi - Intermediazione monetaria e finanziaria; attivita immobiliari, noleggio e attivita
professionali ed imprenditoriali

ANNI

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Produzione (miliardidi lire)
(Valoriaprezzi correnti)

Produzione ai prezzi di mercato ~00.893 519.079 582.548 645.895 698.658 739.910
Consumi intermedi 145.697 145.935 172.122 193.470 l20.300 242.088
Impaste indirettc 25.588 26.507 27.617 29.293 34.994 45.290 44.982
Contributi alla produzione 259 296 138 177 219 237 340
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 355.196 373.144 410.426 452.425 478.358 497.822 512.859

(Valoriaprezzi del1995)
Produzione ai prezzi di mercato 557.375 559.135 582.548 607.200 637.142 654.750
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 397.465 402.081 410.426 423.041 434.573 440.090 440.759

Impiego dei Fattori
Unita di lavoro (ULA) in complesso (b) 2.368 2.322 2.400 2.505 2.621 2.746 2.884
% Regolari 86,2 87,0 86,4 86,1 85,6 85,2
Unita di lavoro dipendenti (b) 1.547 1.484 1.508 1.552 1.611 1.670 1.760
Units di lavoro indipendenti (b) 822 838 892 953 1.009 1.077 1.123
% Indipendenti suI complesso 34,7 36,1 :;7,2 38,0 38,5 39,2 38,9
Orari contrattuali (c)
Ore perdute per conflitti di lavora (b) (d) 365 264 244 603
Valore aggiunto al costa dei fattori per unita di lavoro (e) (g) 98,5 101,7 100,0 98,9 97,0 93,8 89,4

Costi e prezzi
Retribuzioni contrattuali lorde per dipendente (c)

. Redditi interni da lavora dipendente (f) 91.944 94.505 96.974 105.398 110.450 111.003 116.446
di cui:onerisociali (f) 30.284 31.054 30.854 34.292 35.512 31.942 32.623
Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 32,9 32,9 31,8 32,5 32,2 28,8 28,0
Costa dellavora per units di prodotto (g)(h) 96,0 100,9 100,0 103,6 102,4 100,4 105,0
Prezzi dell' input (g) 91,1 92,5 100,0 105,3 108,9 113,2 117,8
Deflatore del valore aggiunto al costa dei fattori (g) 88,6 92,1 100,0 107,1 109,3 110,2 113,9
Prezzi dell'output:a1 costa dei fattori (g) 89,4 92,3 100,0 106,5 109,2 in.t 115,1

ai prezzi di mercato (g) 89,9 92,8 100,0 106,4 109,7 113,0 116,7
Costi variabili unitari (g)(i) 91,9 94,1 100,0 105,5 108,7 111,7 116,9
Incidenza % delle imposte indirette nette sul valore aggiunto 7,6 7,9 8,3 8,8 10,5 13,6 13,4

Mark-up lordo (g)(1) 100,5 98,6 100,0 100,4 99,3 97,6 96,1
Quota dei prafitti lordi sul valore aggiunto al costa dei fattori 36,8 34,2 37,3 38,2 37,9 37,1 35,4

Fonte: Istat

(a)A11ordo delservizibancariimputati.

(b) In migliaia.
(c)Numeri indicein basedicembre1995-100.

(d)Esdusi i canflitti pravocatida mativi estraneia1rapparta di lavoro,
(e)A prezzicostanti- miliardidi lire 1995.

(I) In miliardidi lire correnti.
(g)Numeri indicein base1995-100.

(h) Rapparta tra costa dellavara dipendentee indipendentee produzioneal costodel fattori a prezzi 1995.

(i)Rapporto tra costa del lavoropiu costa dell'input e produzionea1costa del fattori a prezzi 1995.

(1) Rapporto tea prezzo dell'output al costo deifattori e costiunitari variabili.
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Tavola A.3.B - L'attivita produttiva, costi e prezzi - Altre attivita di servizi

ANNI
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Produzione [miliardidi tire)
(Valoriaprezzi correnti)

Produzione ai prezzi di mercato 455.582 470.296 485.502 524.508 551.487 570.998
Consumi intermedi 154.198 160.204 162.131 171.629 179.990 187.977
Imposte indirette 6.697 6.198 7.454 9.119 9.973 28.728 31.407
Contributi alIa produzione 690 690 737 717 1.245 1.309 1.383
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 301.384 310.092 323.371 352.879 371.497 383.021 396.652

(Valoria prezzi del 1995)
Produzione ai prezzi di mercato 484.977 485.496 485.502 496.475 503.949 509.465
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 320.058 320.560 323.371 329.628 332.385 334.180 338.732

Impiego dei Fattori
Unit>.di lavoro (ULA) in complesso (b) 5.810 5.815 5.850 5.902 5.880 5.914 5.979
% Regolari 85,8 85,8 85,3 84,4 84,2 84,1
Units di lavoro dipendenti (b) 5.124 5.110 5.109 5.163 5.158 5.153 5.209
Units di lavoro indipendenti (b) 686 705 741 740 7'23 761 771
% Indipendenti sui cornplesso 11,8 12,1 12,7 12,5 12,3 12,9 12,9
Orari contrattuali (c)
are perdute per conflitti di lavoro (b) (d) 482 343 277 303
Valore aggiunto al costa dei fattori per units di lavoro (e) (h) 99,9 99,8 100,0 100,9 102,0 101,8 101,9

Costi e prezzi
Retribuzioni contrattuali lorde per dipendente (c)
Redditi interni da lavoro dipendente (f) 231.160 236.405 243.361 266.095 281.297 274.012 283.296
di cui:onerisocial! (f) 63.939 67.709 69.858 79.320 86.188 75.956 78.798
Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 27,7 28,6 28,7 29,8 30,6 27,7 27,8
Costo dellavoro per unita di prodotto (g)(h) 94,0 96,4 100,0 106,7 110,9 107,7 109,4
Prezzi dell' input (g) 93,5 97,1 100,0 102,9 104,9 107,2 111,7
Deflatore del valore aggiunto al costa dei fattori (g) 94,0 96,9 100,0 106,9 111,8 109,1 111,2
Prezzi dell'output.al costa dei fattori (g) 93,9 97,0 100,0 105,5 109,4 108,5 111,4

ai prezzi di mercato (g) 93,9 96,9 100,0 105,6 109,4 112,1 115,2
Costi variabili unitari (g) (i) 94,4 97,3 100,0 105,6 109,5 108,8 112,1
Incidenza % delle imposte indirette nette sui valore aggiunto 2,0 1,9 2,3 2,9 3,0 9,3 10,2
Mark-up Jordo (g)(1) 99,4 99,7 100,0 99,9 99,9 99,7 99,4
Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto al costa dei fattori 11,1 11,6 11,9 11,7 11,5 11,5 11,3

Fonte: Istat

(a) Allordo dei servizi baneari imputati.

(b) In migliaia.

(c) Numeri indice in base dicernbre 1995=100.

(d) Esdusi i eonflitti provocati da motivi estranei al rapporto di [avoro.

(e) A prezzi costanti - miliardi di lire 1995.

(f)In miliardi di lire correnti.

(g)Numeri indice in base 1995=100.

(h) Rapporto tra costo dellavoro dipendente e indipendente e produzione al costa dei fattori a prezzi 1995.

(i) Rapporto tra costo dellavoro piu costa dell'input e produzione al costa dei fattori a prezzi 1995.

(1) Rapporto tra prezzo dell'output al costo dei fattori e eosti unitari variabili.
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Tavola A.4.1 - Prodotti industriali - Totale

VOCI ANN!

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Domanda e offerta

Iodice della produzione industriale (a) 92,4 90,2 94,9 100,0 99,1 102,4 104,3 104,4
Iodice degli ordinativi (a) 71,6 71,6 84,2 100,0 95,2 102,3 104,7 106,5
Indice degli ordinativi sull'estero (a) 57,3 67,9 81,2 100,0 98,3 107,5 112,1 112,4
Indice della consistenza degli ordinativi (a) 83,8 80,3 87,1 100,0 100,6 99,5 103,7 106,6
lndice della consistenza degli ordinativi sull'estero (a) 59,2 68,6 85,2 100,0 105,7 105,9 116,0 122,7
lndice del fatturato (a) 76,1 77,8 85,6 100,0 99,7 103,4 105,6 107,6
Iodice del fatturato sull'estero (a) 58,7 68,2 80,9 100,0 103,2 110,0 113,8 115,0
Valore delle importazioni (b) 232.111 232.991 272.382 335.661 321.286 357.587 378.783 394.271
Valore delle esportazioni (b) 219.436 266.214 308.046 381.175 388.885 409.128 426.183 419.124
Saldo della bilancia comrnerciale (b) -12.675 33.223 35.664 45.514 67.599 51.541 47.400 24.853

lmpiego dei fattori

Indice dell'occupazione aile dipendenze (c) (d) 117,5 110,9 105,4 101,3 99,S 96,3 94,6 91,7
Tassi di entrata (c) (e) 5,8 5,4 7,5 9,4 8,0 8,8 8,6 9,6
Tassi di uscita (c) (e) 11,8 9,9 12,1 10,5 10,5 10,0 11,2 11,8
Indice dell'occupazione alle dipendenze al netto del ricorso alla C.I.G. (c) (d) (h) 113,2 105,4 102,6 101,6 99,8 97,6 95,6 92,7
lndice delle ore lavorate per dipendente (c) (a) (g) 100,2 99,7 99,9 100,0 99,2 99,6 99,4 99,0
Incidenza percentuale delle ore di straordinario (c) 4,9 4,4 4,6 5,5 5,0 5,4 4,9 4,4
Ore di C.I.G. (c) (a) 343,6 402,4 255,4 100,0 101,4 49,2 64,2 62,2
Grado di utilizzo degli impianti (f) 75,7 74,4 76,0 78,2 75,8 77,8 77,6 76,9

Costi e prezzi

Indice delle retribuzioni lorde per dipendente (c) (a) (g) 90,6 93,8 97,3 100,0 104,7 108,5 111,4 113,3
Indice del costa dellavoro per dipendente (e) (a) (g) (i) 90,0 93,7 97,1 100,0 105,5 110,1 108,9 110,0
Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (a) 86,2 89,4 92,7 100,0 101,9 103,2 103,3 105,3

Fonte: Istat

(a) Numeri Indice in base 1995-100.

(b) Millardi di lire correnti.

(e) Indicatori indagine salle grandi imprese. Gli indici annuali sono calcolati come media aritrnetica semplice degli indici mensili.

(d) Numeri indiceln base dicembre 1995-100.

(e) Tassi per 1.000 dipendenti.

(f)Fonte: ISAE (Istituto di studi e analisi ecouomice).

(g)Indicatore calcolato sui numero dei dipendenti al neno del cicorso alla C.I.G.

(h) Ottenuto sottraendo daglioccupati aile dipendenze il cappano tra il numero dl ore di C.I.G. e il prcdono tra un orario convenzionale di 8 ore e it numero di giorni

lavorativi.

(il Al netto del trattamento di fine rapporto.
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Tavola A.4.2 - Prodotti industriali - Beni intermedi

VOCI ANNI
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Domanda ed offerta
Indice della produzione industriale (a) 93,1 91,1 96,1 100,0 98,0 101,9 104,9 104,7
Indice degliordinativi (a)
Indice degliordinativi sull'estero (a)
Indice della consistenza degliordinativi (a)
Indice della consistenza degliordinativi sull'estero (a)
Iodice del fatturato (a) 70,1 74,0 83,0 100,0 95,7 99,2 99,7 101,0
Indice del fatturato sull'estero (a) 55,8 67,1 80,3 100,0 97,0 105,5 106,9 107,7
Valore delle importazioni (b) 147.677 156.192 185.723 231.957 218.098 239.356 244.483 248.336
Valore delle esportazioni (b) 118.887 141.797 163.015 205.801 207.145 221.369 229.298 226.267
Saldodella bilancia commerciale (b) -28.790 -14.395 -22.708 -26.156 -10.953 -17.987 -15.185 -22.069

Impiego dei fattori
Indice dell'occupazione aile dipendenze(c) (d) 118,1 111,8 105,9 100,7 98,7 95,5 93,7 90,5
Tassi di entrata (c) (e) 4,4 3,7 4,9 6,6 5,9 6,7 6,7 6,7
Tassi di uscita (c) (e) 10,1 8,2 9,2 8,9 8,6 8,6 8,9 9,6
Indice dell'occupazione aile 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 91,2
Iodice delleore lavorate per dipendente (c) (a) (g) 100,0 99,4 99,9 100,0 100,5 100,1 99,7 99,8
Incidenza percentuale delleore di straordinario (c) 5,3 4,6 4,8 5,3 5,4 5,2 4,4 4,0

Ore di C.I.G. (c) (a) 310,2 315,7 202,6 100,1 96,1 36,4 60,8 90,3
Grado di utilizzo degli impianti (f) 76,0 75,5 76,9 79,1 75,4 77,7 77,6 76,5

Costi e prezzi
Iodice delleretribuzioni lorde per dipendente (c) (a) (g) 88,6 91,4 96,5 100,0 106,5 109,0 110,9 113,2
Indice del costo dellavoro per dipendeote (c) (a) (g)(i) 87,5 91,4 96,5 100,0 107,0 110,3 107,4 109,2
Iodice del prezzi alia produzione dei prodotti industriali (a) 84,3 87,6 91,1 100,0 100,8 102,3 101,0 103,6

Fonte: Israr
(a) Numeri Iodice in base 1995-100.

(b) Miliardidi lirecorrenti,
(c) Indlcatori indaginesullegrandi imprese. Gli Indici annuali sona calcoLati come mediaaritmetica semplicedegli indicimensili.

(d)Numeri indice in base dicembre 1995-100.

(e) Tassi per 1.000 dipendenti.
(t) Fonte ISAE (Istiruto di studieanalisi economical.
(g)Indicatore calcolato suinumero dei dipendenti alnettodelricorso alla C.r.G.
(h) Ottenuto sottraendo daglioccupati alle dipendenzeil rapportotea il numero d.i ore di C.I.G. e it prodctro traun orario convenzionaledi Bore e il numerc di giorni

lavcrerivi.

(i)Alnettodelrrattamento difine rapporto.

501



ISTAT - R~PPORTO ANNUALE 1999

Tavola AA.3 - Prodotti industriali - Beni d'investimento

veer ANNI

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Domanda e offerta

Indice della produzione industriale (a) 87,7 84,6 87,8 100,0 102,2 103,0 102,8 102,4

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 83,4 100,0 106,6 112,3 114,5 118,3

Indice del fatturato sull'estero (a) 60,7 66,6 80,0 100,0 110,5 117,2 122,6 124,9

Valore delle importazioni (h) 30.200 24.781 28.317 35.738 35.780 39.791 48.200 53.744

Valore delle esportazioni (h) 36.050 46.251 53.489 65.730 70.026 72.752 78.575 75.600

Saldo della bllancia commerciale (h) 5.850 21.470 25.172 29.992 34.246 32.961 30.375 21.856

Impiego dei fattori

Indice dell'occupazione aile dipendenze (c) (d) 119,0 111,1 105,5 101,1 99,6 97,0 95,2 91,7

Tassi di entrata (c) (e) 5,1 4,8 7,0 9,1 6,6 8,2 7,5 9,5

Tassi di uscita (c) (e) 12,5 9,5 12,4 9,4 9,0 8,8 10,8 11,1

Indice dell'occupazione alle dipendenze al netto del ricorso alla c.I.G. (c) (d) (h) 112,6 101,8 100,5 101,1 99,8 98,4 96,3 93,2

Indice delle ore lavorate per dipendente (c) (a) (g) 100,9 100,2 99,9 100,0 98,1 99,7 99,3 98,9

Incidenza percentuale delle ore di straordinario (c) 4,3 3,8 4,3 5,6 4,8 5,8 5,5 4,7

Ore di C.I.G. (e) (a) 366,1 463,4 290,2 100,0 107,0 54,0 67,2 45,6

Grado di utilizzo degli impianti (f) 73,6 73,1 75,2 78,7 77,5 79,1 79,6 80,3

Costi e prezzi

Indice delle retrihuzioni lorde per dipendente (c) (a) (g) 92,8 95,9 97,9 100,0 102,6 108,2 112,0 114,2

lndice del costa del lavoro per dipendente (c) (a) (g) (i) 92,7 95,8 97,4 100,0 104,2 110,2 110,5 117,7

Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (a) 89,3 92,5 95,2 100,0 103,6 105,5 107,4 108,8

Fonte: Istat

(a) Numeri Indicein base1995-100.

(b) Millardidi lire correnti.
(c) Indicatcri indagine sullegrandiimprese, Gli indici annuali sono calcolaticome mediaaritmetica semplice degli indici mensili.

(d) Numeri indicein basedicembre1995-100.

(e)Tassiper 1.000dipendenti.
(f) Fonte: ISAE(Istiruro di studi e analisieconomical.
(g)Indicatorecalcolatosui numerc del dipendenti atnetto del ricorso aUa e.I.G.
(h) Ottenuto sottraendo dagli occupati alle dipendenze i1 capporto tra it nurnero di ore di C.l.G. e il prodotto rra un orarioconvenzionale di 8 ore e il numero di glomi

lavorativi.
(i) AI nerto del trattamento di fine rapporto.
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Tavola A.4.4 • Prodotti industriali • Beni di consumo

VOGI ANNI
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Domanda e offerta
lndice della produzione industriale(a) 93,9 91,6 96,6 100,0 99,6 103,2 103,9 105,1
Indicedegliordinativi (a)
Indicedegliordinativi sull'estero (a)
Indicedellaconsistenzadegliordinativi (a)
Indicedellaconsistenzadegliordinativi sull'estero (a)
Indicedel fatturato (a) 83,9 86,6 91,1 100,0 100,2 102,9 107,5 109,1
Indicedel fatturato sull'estero (a) 60,2 71,5 82,6 100,0 102,3 107,4 112,1 112,7
Valoredelle importazioni (b) 54.234 52.018 58.342 67.966 67.408 78.440 86.101 92.191
Valore delleesportazioni (b) 64.499 78.166 91.542 109.644 111.714 115.007 118.309 117.257
Saldodellabilanciacommerciale(b) 10.265 26.148 33.200 41.678 44.306 36.567 32.208 25.066

Impiego dci fattori
Indicedell'occupazioneailedipendenze(c)(d) 112,5 108,7 104,5 103,5 104,0 99,6 97,9 97,6
Tassi di entrata (c) (e) 11,5 12,0 15,6 17,5 22,3 18,9 21,3 22,1
Tassi di uscita (c) (e) 14,6 15,6 18,8 17,3 23,6 20,5 22,3 23,0
Indicedell'occupazioneaile dipendenzeal netto del ricorso alia C.I.G. (c) (d) (h) 110,7 106,6 103,4 103,9 104,0 99,7 98,4 97,9
Indicedelleore lavorate per dipendente (c) (a) (g) 99,0 99,9 100,5 100,0 100,3 99,1 100,1 99,1
Incidenzapercentualedelleore di straordinario (c) 5,3 5,2 5,2 5,6 4,2 4,4 4,4 4,2
Ore di C.I.G. (c) (a) 338,2 370,6 252,2 100,0 81,0 68,6 55,4 65,9
Grado di utilizzo degliimpianti (f) 76,3 73,6 75,1 76,7 75,5 77,2 76,6 75,8

Costi e prezzi
Indicedelle retribuzioni lorde per dipendente (c) (a) (g) 90,3 94,2 97,3 100,0 103,6 107,9 111,5 111,5
Indicedel costo dellavoro per dipendente (c) (a) (g)(i) 89,9 94,0 97,3 100,0 104,4 109,2 108,6 107,8
Indicedei prezzi alia produzione dei prodotti industriali (a) 88,5 91,7 95,0 100,0 103,2 104,1 105,9 107,1

Fonte: Istat

(a}Numeri Indice in base 1995-100.

(b) Miliardi di lire correnti.

(c) Indicatori indagine sulle grandi imprese, Gli indici annuali souo calcclati came media aritmetica semplice degli indici mensili.

(d) Numeri indice in base dicembre 1995-100.

(e) Tassi per 1.000 dipendenti.

(QFonte: ISAE (Istituto di srudi e analisi economical.

(g)Indicatore calcolato sul numero dei dipendenti al netto del ricorso aUaG,LG.

(h) Ottenuto sottraendo dagli occupati aIle dipendenze il cappano tra it numero di ore di C.I.G. e il prodotto tra un crario convenzionale di 8 ore e il numero di giorni

lavorativi.

(i) Al nettc del trattamento di fine rappotto.
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119,4 112,3 109,7 82,1

99,9 112,0 130,3 118,9

27.578 30.587 25.220 29.478

860 876 838 807

-26.717 -29.711 -24.383 -28.671

Anni

ESTRAZIONE DI MINERALl

1996 1997 1998

~
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o
::<J
e-j
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Z
~
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tTO
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\D
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\D

1999

111,2

1998

107,3

Anni
1997

103,4

1996

100,6

2.892 2.825 2.820 2.757

43 44 42 45

-2.849 -2.781 -2.778 -2.711

99,5 94,1 90,2 85,6

2,8 2,9 2,8 3,7

4,7 7,7 5,9 8,7

99,5 94,1 90,2 85,6

100,1 99,5 100,0 100,6

4,5 4,0 3,7 4,1

49,7 21,3 16,4 7,1

105,2 106,3 109,9 111,0

106,2 108,3 104,5 105,7

102,7 108,6 104,3 99,8

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRlCA,
GAS E ACQUA

19991998

Aunt
1997

ATTlVlTA'MANIFATTURlERE

1996

98,9 102,1 103,9 103,6

95,2 102,3 104,7 106,5

98,3 107,5 112,1 112,4

100,6 99,5 103,7 106,6

105,7 105,9 116,0 122,7

99,4 103,3 105,6 108,0

103,2 110,0 113,7 115,0

274.844 307.276 333.344 345.621

379.528 399.360 416.262 409.299

104.684 92.083 82.918 63.678

99,7 97,1 96,0 93,2

8,9 9,9 9,6 10,6

11,4 10,4 12,0 12,3

99,8 98,3 96,9 94,1

99,2 99,7 99,4 98,9

5,1 5,6 5,1 4,4

101,3 49,2 62,1 61,6

104,2 109,1 112,0 114,2

105,2 110,6 110,1 111,3

101,8 102,6 103,2 103,5

1999

96,4

107,8

100,1106,0

102,5 108,5 108,0

100,7

VOCI

Costi e prezzi
Indice delle retrihuzioni lorde per dipendente (e) (a) (g)
Indice del coste dellavoro per dipendeute (e) (a) (g)(i)

Indice dei prezzi alia produzione dei prodotti industriali (a)

Domanda e offerta

Indicc della produzione industriale (a)

Indice degli ordinativi (a) (h)

Indice degli ordinativi sull'estero (a) (h)

Indice della consisteuza degli ordinativi (a) (h)

Indicc della consistenza degli crdinativi sull'escerc (a) (h)

Indice del fatrurato (a)

Judice del fatturato sull'estero (a)

Valore delle importazioni (c)

Valore delle esportazioni (c)

Saldo della bilancia commerciale (c)

Impiego dei fattori
lndice dell'occupazione alle dipendenze (d) (e)

Tassi di entrata (e) (1)
Tassi di uscita (e) (f)
Indice dell'occupazione alle dipeudenze al netto del ricorso alia C.I.G. (e) (a) (h)

Indice delle ore lavorate per dipendenre (e) (a) (g)
Incidenzapercentualedelle ore d.i straordinario
Ore di C.I.G. (e) (a)

Tavola A.4.5 - Prodotti industriali - Sezioni ATEC091

Fonte: Istat

(a)Numeri Judicein base1995-100.
(b) Gli indici sono relativi alle imprese nel settore delle Attiviti Manifanuriere che Iavorano prevalenremente S11commessa .

(c) Miliardi di lirecorrenti.
(d) Numeri Indice in base dicembre 1995-100.

(e) Indicatori indaginesulle grandi imprese, Gli indici annualisono calcolati come mediaaritmetica semplicedegliiudici mensili.

(£)Tassi per 1.000 dipendenti.

(g)Indicatore calcolaro sul numero dei dipendenti al netro del ricorsoella C.LG.
(h) Ottenuto sonraendo dagli occupati alle dipendenze il cappono tnt il uumero di ore di c.I.G. e i1prodotto tnt un oraric convenzionale di 8 ore eil numero di giorni lavorativi.

(i) AInerto del trattamenro di fine rapporto.
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Tavola A.5· Servizi - Sezioni ATEC091

COMMERCIOE
ALBERGIlIE

TRASPORTI, INTERMEDIAZIONE ALTRE ATTIVlTA'
VOCI TOTALE SERVIZI RIPARAZIONE DI

RISTORANTI
MAGAZZINAGGIO E MONETARIAE PROFESSIONALI ED

BENI DICONSUMO COMUNICAZIONI FINANZIARIA IMPRENDITORIALI

---
Anni Anni Anni Anni Anni Anni

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

Impiegodei fattori

Indice dell'occupazione alledipendenze (a) (b) 97,9 97,4 97,0 103,5 103,7 108,5 111,1 115,3 119,9 95,7 95,0 93,0 97,7 96,1 95,4 105,0 110,3 113,3
Tassi di entrata(a) (d) 13,1 8,6 9,5 20,7 24,7 27,1 46,0 48,3 51,8 15,1 4,3 4,0 2,7 3,3 4,4 18,6 21,9 20,4
Tassi diuscita(a) (d) 13,8 9,1 9,8 19,1 24,3 23,6 44,4 43,9 46,0 16,5 5,3 5,9 4,6 4,3 4,8 14,2 18,3 17,5
Indice dell'occupazione alledipendenze alnetto delricorso aliac.I.G. (a)(b) (D 97,9 97,6 92,7 103,9 104,2 108,8 111,2 115,4 120,1 95,9 95,3 93,3 97,7 96,1 95,4 104,9 110,2 113,4
Indice delleare lavorate per dipendente (a) (c) (e) 99,7 99,9 98,9 97,9 98,2 97,8 99,7 96,5 94,0 102,1 101,7 100,7 96,6 97,8 97,4 100,9 99,3 99,1
Incidenza percentuale delle are distraordinario 6,5 6,4 6,4 9,1 9,5 10,0 4,2 4,1 4,1 6,9 6,6 4,1 4,3 4,4 4,7 11,6 10,5 11,2

Costie prezzi

Indice delleretribuzioni lordeperdipendente (a) (c) (e) 106,3 108,3 108,8 107,1 111,7 114,1 105,9 106,0 102,7 106,7 108,8 109,1 106,0 107,6 109,5 109,0 110,3 112,4
Indice delcostodellavoro perdipendente (a) (c) (e)(g) 108,0 105,6 105,5 107,7 107,7 109,2 104,7 100,3 96,1 109,2 108,3 108,2 106,9 102,6 103,4 109,3 105,9 107,0

Fonte' Istat

(a) Indicatori indagine sulle grandi imprese. Gliindici annuali sana calcolati come media aritmetica semplice degli indici mensili.

(b) Numeri Indice inbase dicembre 1995=100.

(c) Numeri Indice inbase 1995~ 100,

(d) Tassi per1.000 dipendenti.

(e) Indicatore calcolato sulnumero dei dipendenti alnetto del ricorso alla C.l.G.

(Q Ottenuto sottraendo dagli occupati alle dipendenze il rapporto tra il numero diorediC.l.G. eilprodotto traunorario convenzionale di 8oree il numero digiomi lavorativi.

(g) Alnetto del trattamento difine rapporro,
e-J
><o
t-
tTJ
C/)
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>
>-I
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Tavola A.6.1 - II sistema dei prezzi

ANNI

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Prezzi alla produzione dei prodotti industriali (a)

Beni fin ali di consumo 88,5 91,7 95,0 100,0 103,2 104,1 105,9 107,1

Beni di consume non durevoli 87,3 91,1 94,5 100,0 102,8 103,6 105,4 106,3

Beni semidurevoli 91,7 93,5 95,8 100,0 103,4 105,1 106,8 108,2

Beni durevoli 87,2 91,2 95,2 100,0 103,9 104,2 106,0 107,6

Beni fin ali di investimento 89,3 92,5 95,2 100,0 103,6 105,5 107,4 108,8

Beni intermedi 84,3 87,6 91,1 100,0 100,8 102,3 101,0 103,6

Beni intermedi per la produzione di beni di investimento 89,3 92,0 94,5 100,0 101,0 103,0 104,3 106,2

Beni intermedi per la produzione di beni di consumo 85,5 87,7 91,3 100,0 99,3 98,5 98,7 96,6

Beni intermedi a destinazione mista 83,2 86,7 90,3 100,0 100,9 102,6 100,9 104,0

Indice generale 86,2 89,4 92,7 100,0 101,9 103,2 103,3 105,3

Prezzi all'importazione (b)

Beni di consumo Ue 100,0 97,3 100,2 99,2

Beni di consumo extra-Ue 101,3 102,4 103,5 101,7

Beni di consume mondo 100,4 98,9 101,3 100,1

Beni di investimento Ue 104,9 103,5 103,8 103,6

Beni di investimento extra-Ue 105,3 112,8 116,9 115,6

Beni di investimento mondo 104,8 105,8 106,9 106,5

Beni intermedi Ue 95,9 96,8 96,1 93,6

Beni intermedi extra-Ue 99,0 102,8 92,5 94,2

Beni intermedi mondo 97,3 99,4 94,5 93,9

Indice generale Ue 98,0 97,8 98,1 96,3

Indice generale extra-Ue 99,8 103,5 96,0 96,8

Indice generale mondo 98,7 100,1 97,4 96,6

Prezzi al consumo per l'intera collettivita nazionale (a)

Beni 88,3 91,6 95,1 100,0 103,7 105,1 106,6 107,9

di cui: alimentari (c) 89,1 91,1 94,3 100,0 104,2 104,2 105,4 106,4

non alimentari 87,8 91,9 95,5 100,0 103,5 105,5 107,1 108,6

Servizi 86,2 91,0 95,1 100,0 104,4 107,6 110,6 113,2

Indice generale (c) 87,5 91,4 95,1 100,0 104,0 106,1 108,1 109,9

Fonte: Istat

(a)Numeri indicein base 1995=100.

(b) Numero indicecalcolatosulla basedei valori medi unitari, base1996=100.

(c) Indici calcolatiallordo dei consumi di tabacco per glianni dal1989 al1991 e al netto dei consumi di 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 1998

PAESI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Die 1998

Belgio 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
Gormania 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 107,1 106,5 109,2 111,0 111,4 111,7 109,3 109,4 111,6 111,6 111,5 112,1 110,2
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
Irlanda 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
Ue15 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 102,0 101,9 102,3 102,5 102,8 102,4 101,8 101,7 102,5 103,2 103,1 102,7 102,4

Tavola A.6.2b - Numeri indici dei prezzi al consumo armonizzati per i Paesi membri dell'Unione europea - Base 1996=100-
Indice generale - Anno 1999

PAESI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1999

Belgio 102,8 103,0 103,1 103,5 103,7 103,5 103,7 103,5 103,8 103,9 104,1 104,5 103,6
Danimarca 103,6 104,1 104,7 105,0 105,4 105,7 105,4 105,7 106,1 106,2 106,4 106,6 105,4
Germania 101,9 102,1 102,3 102,7 102,7 102,8 103,3 103,3 103,0 102,9 103,0 103,4 102,8
Grecia 110,8 110,2 112,7 113,9 113,8 113,7 111,3 111,2 113,3 113,7 114,0 114,8 112,8
Spagna 104,7 104,8 105,2 105,6 105,6 105,6 106,1 106,6 106,8 106,7 106,9 107,3 106,0
Francia 101,7 102,0 102,4 102,7 102,7 102,7 102,3 102,5 102,7 102,8 102,9 103,4 102,5
Irlanda 103,6 104,3 104,6 105,2 105,9 106,2 105,7 106,4 106,9 107,0 107,2 108,5 106,0
Italia 104,6 104,8 105,0 105,2 105,5 105,5 105,8 105,8 106,1 106,3 106,5 106,7 105,7
Lussemburgo 100,8 102,7 102,8 103,3 103,6 103,5 102,2 103,9 104,1 104,4 104,5 104,9 103,4
Olanda 104,1 104,8 105,9 106,2 106,2 105,7 105,1 105,8 106,3 106,4 106,6 106,1 105,8
Austria 102,1 102,3 102,4 102,4 102,5 102,1 102,2 102,4 102,3 102,7 103,0 103,9 102,5
Portogallo 105,3 105,3 105,7 106,4 106,5 106,7 106,7 106,5 106,4 106,6 107,3 107,5 106,4
Finlandia 102,4 102,8 103,0 103,9 104,2 104,2 103,9 104,0 104,5 104,6 104,6 105,2 104,2
Svezia 102,5 102,6 103,2 103,4 103,7 103,6 103,1 103,1 104,0 104,2 103,8 104,1 103,4
Regno Unito 103,7 103,9 104,4 104,9 105,2 105,1 104,4 104,8 105,2 105,1 105,3 105,5 104,8
Ue15 103,2 103,5 103,8 104,2 104,3 104,3 104,3 104,4 104,6 104,6 104,8 105,1 104,3
Stati Uniti d'America 104,8 104,9 105,2 106,0 106,0 106,0 106,2 106,5 107,1 107,3 107,3 107,3 106,2
Giappone 102,2 101,8 101,9 102,4 102,4 102,1 101,7 102,0 102,3 102,5 101,9
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Tavola A.6.3 - II sistema degli indiei dei prezzi al consumo

CAPITOL! D1 SPESA ANNI

1996 1997 1998 1999

Prezzi al consumo per l'intera collettivira nazionale (a)

Prodotti alimentari c bevande analcoliehe 104,0 103,8 104,9 105,8

Bevande alcoliche e tabaeehi 106,7 110,7 115,7 118,1

Abbigliamento e calzature 103,9 106,4 109,2 111,6

Abitazionc, aegua, clettr. c combustibili 104,2 108,4 110,8 112,5

Mobili, articoli e scrvizi per la easa 103,9 106,1 107,9 109,4

Servizi sanitari c spese per la salute 103,9 107,6 110,7 113,5

Trasporti 104,4 106,1 107,4 109,9

Comunicazioni 99,9 100,5 101,1 99,3

Ricreazione, spettacoli e cultura 103,4 104,6 106,1 106,7

Istruzionc 102,6 105,1 107,5 109,8

Alberghi, risroranti c pubbliei esercizi 104,1 107,0 110,2 113,0

Altri beni e servizi 104,4 107,1 109,2 111,6

Indice generale: con tabaeehi 104,0 106,1 108,2 110,0

senza tabacchi 104,0 106,1 108,1 109,9

Prezzi al consumo per Ie famiglie di operai e impiegati (a)

Prodotti alimentari e bevande analcolichc 104,0 103,7 104,3 105,4

Bevande alcoliche e tabaeehi 106,9 110,9 116,0 118,2

Abbigliamento c ealzature 104,0 106,5 109,0 111,2

Abitazione, aegua, clettr. c cornbustibili 104,7 109,6 112,3 114,3

Mobili, articoli e servizi per la casa 104,0 105,8 107,5 108,6

Servizi sanitari C spesc per la salute 102,4 105,9 108,5 111,2

Trasporti 104,5 106,0 107) 109,4

Cornunicazioni 101,0 103,0 104,4 102,5

Ricreazione, spettaeoli e eultura 103,2 104,0 106,1 107,2

Istruzione 102,7 106,4 108,9 111,1

Alberghi, risroranti C pubbliei cscrcizi 103,9 106,4 108,9 111,4

Altri beni e servizi 103,5 106,4 107,0 109,0

Indiee gencrale: con tabaeehi 103,9 105,8 107,7 109,5

serrza tabacchi 103,9 105,7 107,6 109,3

Iudice armonizzato dei prezzi al consume per i

paesi dell'Unione europea (b)

Prodotti alimenrari e bevande analeoliehe 100,0 99,8 100,9 101,7

Bevande aleoliehe e tabaeehi 100,0 103,6 108,3 110,5

Abbigliamento e calzaturc 100,0 102,4 105,2 107,4

Abitazione, aegua, elettr. e eombustibili 100,0 104,0 106,3 108,1

Mobili, articoli e scrvizi per la casa 100,0 102,1 103,9 105,3

Servizi sanitari e spese per Lasalute 100,0 108,9 115,9 119,1

Trasporti 100,0 101,5 102,8 105,0

Cornunicazioni 100,0 100,6 101,3 99,5

Ricreazione, spettacoli e culrura 100,0 101,2 102,6 103,3

Isrruzione 100,0 101,8 103,9 105,5

Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 100,0 102,8 105,7 108,4

Altri beni e servizi 100,0 102,2 104,0 106,4

Indicc generalc: con tabaeehi

scnza tabacehi 100,0 101,9 103,9 105,7

Fonte: Istat

(a) Numcri iridice in base l'i'i5=100.

(b) Numeri indice in base l'i96=100.
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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 ANN!
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Importazioni
Prodotti agricoltura, silvicultura e pesca 15.172 17.297 20.028 19.275 20.792 20.738 19.753
di cui Ue 8.518 9.lO3 lO.191 lO.714 11.374 11.334 11.154
Prodotti energetici 28.179 28.369 32.204 35.264 37.356 29.790 34.933
dicui Ue 3.881 4.185 4.278 4.750 4.847 3.875 3.451
Minerali ferrosi e non ferrosi 19.828 25.590 35.115 28.462 32.713 35.268 31.820
dicui Ue 7.891 10.907 18.189 14.642 16.859 17.496 15.200
Minerali e prodotti non metallici 4.657 5.251 6.219 5.843 6.193 6.539 6.785
dicui Ue 2.944 3.386 4.265 4.014 4.100 4.220 4.116
Prodotti chimici 31.467 37.982 47.099 45.241 50.237 52.584 54.537
dicui Ue 21.922 26.929 34.543 33.457 37.186 39.211 40.680
Prodotti metalmeccanici 51.529 61.181 78.816 77.252 85.100 95.986 102.897
dicui Ue 31.837 39.127 54.586 53.900 60.399 68.373 71.963
Mezzi eli trasporto 25.573 28.352 35.168 35.451 43.144 50.748 56.951
dicui Ue 20.151 22.592 28.938 29.307 34.820 38.702 42.296
Prodotti industrie alimentari, bevande e tabacco 20.363 22.923 25.600 24.492 25.183 26.154 25.193
dicui Ue 16.510 18.227 20.857 19.793 20.296 21.326 20.712
Prodotti tessili, cuoio, abbigliamento 16.453 21.347 24.322 23.270 27.246 28.549 27.950
di cui Ue 6.465 8.140 9.311 8.709 9.880 lO.134 9.558
Legno, carta, gomma ed altri prodotti 19.770 24.090 31.090 26.736 29.623 32.427 33.452
di cui Ue 9.333 11.677 19.135 16.910 18.522 20.327 20.769
Totale 232.991 272.382 335.661 321.286 357.587 378.783 394.271
di cui Ue 129.452 154.273 204.293 196.197 218.283 234.999 239.900

Esportazioni
Prodotti agricoltura, silvicultura e pesca 6.777 8.294 lO.074 lO.170 10.633 11.246 11.565
di cui Ue 4.820 5.888 7.751 7.534 7.702 8.164 8.333
Prodotti energetici 5.715 5.058 5.168 5.740 6.822 5.734 6.012
di cui Ue 1.083 915 1.116 1.166 1.873 1.742 1.902
Minerali ferrosi e non ferrosi 11.997 13.682 17.651 15.482 16.518 16.867 14.677
di cui Ue 5.991 7.845 11.729 9.565 10.249 11.109 9.874
Minerali e prodotti non metallici 11.035 13.052 15.408 15.221 16.040 16.533 16.231
di cui Ue 5.953 6.827 8.765 8.206 8.291 8.761 8.619
Prodotti chimici 20.932 24.528 31.726 32.088 35.241 36.472 38.841
di cui Ue 10.616 12.893 17.286 17.493 19.467 20.495 21.624
Prodotti meralrneccanici 93.080 106.703 133.614 140.041 146.401 151.800 149.186
dicui Ue 46.388 53.690 71.874 72.890 75.778 83.236 83.360
Mezzi di trasporto 24.013 29.062 38.060 38.747 40.074 47.083 46.057
dicui Ue 13.743 17.175 23.883 24.091 24.861 28.696 29.627
Prodotti industrie alimentari, bevande e tabacco 12.373 13.429 16.084 16.551 17.048 17.771 17.960
di cui Ue 7.575 8.195 10.020 10.402 lO.617 11.290 11.679
Prodotti tessili, cuoio, abbigliamento 46.020 54.547 63.534 65.434 67.701 67.882 63.696
di cui Ue 27.268 30.321 36.575 35.873 36.751 37.629 34.818
Legno, carra, gomma ed altri prodotti 34.272 39.691 49.856 49.411 52.650 54.793 54.899
dicui Ue 18.905 21.908 29.451 28.519 29.279 31.204 30.638
Totale 266.214 308.046 381.175 388.885 409.128 426.183 419.124
di cui Ue 142.342 165.657 218.450 215.740 224.868 242.325 240.475

Saldi
Prodotti agricoltura, silvicultura e pesca -8.395 -9.003 -9.954 -9.105 -10.159 -9.491 -8.188
dicui Ue -3.698 -3.215 -2.440 -3.180 -3.672 -3.170 -2.821
Prodotti energetici -22.464 -23.311 -27.036 -29.524 -30.534 -24.056 -28.921
di cui Ue -2.798 -3.270 -3.162 -3.585 -2.974 -2.133 -1.549
Minerali ferrosi e non ferrosi -7.831 -11.908 -17.464 -12.980 -16.195 -18.401 -17.143
di cui Ue -1.900 -3.062 -6.460 -5.077 -6.6lO -6.387 -5.326
Minerali e prodotti non metallici 6.378 7.801 9.189 9.378 9.847 9.994 9.447
di cui Ue 3.009 3.441 4.500 4.192 4.191 4.541 4.504
Prodotti chirnici -lO.535 -13.454 -15.373 -13.153 -14.996 -16.113 -15.696
di cui Ue -11.306 -14.036 -17.257 -15.963 -17.719 -18.716 -19.056
Prodotti metalmeccanici 41.551 45.522 54.798 62.789 61.301 55.814 46.289
dicui Ue 14.551 14.563 17.288 18.990 15.379 14.862 11.397
Mezzi di trasporto -1.560 710 2.892 3.296 -3.070 -3.664 -lO.894
dicui Ue -6.408 -5.417 -5.055 -5.215 -9.959 -10.007 -12.669
Prodotti industrie alimentari, bevande e tabacco -7.990 -9.494 -9.516 -7.941 -8.135 -8.383 -7.233
di cui Ue -8.935 -10.032 -lO.837 -9.391 -9.679 -lO.036 -9.033
Prodotti tessili, cuoio, ab bigliamento 29.567 33.200 39.212 42.164 40.455 39.333 35.746
dicui Ue 20.803 22.181 27.264 27.164 26.871 27.495 25.260
Legno, carta, gomma ed altri prodotti 14.502 15.601 18.766 22.675 23.027 22.367 21.447
di cui Ue 9.572 lO.231 lO.316 11.608 10.757 lO.877 9.869
Totale 33.223 35.664 45.514 67.599 51.541 47.399 24.853
dicui Ue 12.890 11.384 14.157 19.544 6.585 7.327 575

Fonte: Istat
(a) I dati del 1999 sono provvisori.

509



VI
TavolaA.7.2-Interscambiocommerciale can l'esterosecondo I. c1assificazione ATEC091 [ialori in miliardidi lirecorrenti) (a)

.....,
f-'

C/l
>-l

0 >-SEZIONl ESOTIOSEZIONI IMPORTAZIONl ESPORTAZlONl SALOl >-l
Anni Anni Anni

1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999

~A Prodottidell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura 14.879 15.719 16.022 14.818 6.325 6.503 6.668 6.580 ·8.553 ·9.216 -9.354 -8.238
"V

dieui Ve 7.456 7.700 7.971 7.811 4.995 5:163 5.359 5.178 -2.461 -2.537 -2.612 -2.633 "V

B Prodottidella pesca 987 1.059 1.140 1.231 263 ~23 312 294 -723 -736 -829 -937 0
dicui Ue 753 813 895 957 224 288 284 261 -529 -525 -611 -696 ::>:J

>-l
C Prodottidelle minieree delle cave 27.578 30.587 25.220 29.478 860 876 838 807 -26.717 -29.711 -24.383 -28.671 0

dicui Ue 1.740 2.075 1.872 1.761 407 417 398 385 -1.333 -1.657 -1.475 -1.377 >-
CA Minerall energetid 24.580 27.246 21.803 26.202 83 73 30 48 ·24.497 -27:173 -21.774 ·26:154 Z

dieuiUe 905 1.206 1.025 980 67 58 15 32 -838 -1.148 -1.009 -947 Z
CB Minerali nonenergetici 2.998 3.341 3.417 3.276 777 803 808 759 -2.221 -2.538 -2.609 -2.517 c::

>-
dicui Ue 835 869 848 782 340 359 383 353 -495 -509 -465 -429 r-

D Prodottitrasformari e manufatti 274.844 307.276 333.344 345.621 379.528 399.360 416.262 409.299 104.684 92.083 82.918 63.678
m

dicuiUe 184.956 206.473 222.986 228:171 209.919 218.783 236.077 234.448 24.963 12.310 13.091 6.277
f-'

\D
DA Prodottialimentari, bevande e tabacco 28.651 29.851 30.338 29.450 20.378 20.983 22.236 22.822 -8.273 -8.868 -8:101 -6.628 \D

dieui Ue 22.673 23.523 24.185 23.457 12.892 13.011 13.996 14.755 -9.781 -10.513 -10:189 -8.702 \D
DB Prodottidell'indnstria tessile e dcll'abbigliaroento 16.427 19.284 20.689 20.406 44:108 46.484 47.468 44.704 27.681 27.200 26.779 24.298

dicuiUe 7.345 8.160 8.477 7.886 25.320 26.216 27.152 25.523 17.975 18.056 18.675 17.637
DC Cuoio e prodotti incuoio 6.521 7.739 7.846 7.650 22.153 22.214 21.624 20.231 15.632 14.475 13.778 12.581

dieui Ue 1.279 1.676 1.724 1.758 10.653 10.654 10.716 9.511 9.374 8.979 8.992 7.754
DD Legno e prodottiin legno 4.421 4.902 5.404 5.613 2.083 2.290 2.415 2.488 -2.338 -2.612 ·2.989 -3.125

dicui Ue 2.298 2.557 2.757 2.781 1.271 1.368 1.438 1.436 -1.027 -1.188 -1.319 -1.345
DE Cartae prodottidicarta,stampa ededitaria 9.671 10.712 11.417 11.751 8.798 9.033 9.553 9.319 -873 -1.679 -1.864 -2.431

dieuiVe 6.657 7.522 8.075 8.370 6.226 6.274 6.679 6.431 -431 -1.248 -1.396 -1.939
DF Prodonipetroliferi raffinati 7.879 7.373 5.280 6.079 4.676 5.729 4.702 4.965 -3.203 -1.644 -578 -1.114

dicui Ue 2.679 2.546 1.826 1.624 1.091 1.802 1.715 1.822 -1.588 -744 -112 198
DG Prodottichirnici e fibresintetiche e artificiali 44.392 49.369 51.671 53.580 30.539 33.535 34.778 37.205 -13.853 -15.833 -16.892 -16.375

dicuiVe 32.825 36.544 38.521 39.963 16.518 18.406 19.526 20.699 -16.307 -18.138 -18.995 -19.264
DR Articoliin gamma e inmaterieplasriche 7.228 7.831 8.627 9.094 13.789 14.918 15.710 15.518 6.561 7.087 7.083 6.424

dieui Ue 5.397 5.778 6.323 6.558 9.919 10.543 11.230 11.081 4.522 4.765 4.908 4.523
DI Prodottidella lavorazione di minerali non metalliferi 4.293 4.504 4.623 4.709 14.666 15.564 15.980 15.759 10.373 11.060 11.357 11.050

dieui Ue 3375 3.450 3,481 3.410 8.029 8.135 8.513 8.419 4.654 4.686 5.032 5.009
D] Metalli e prodottiin metallo 34.462 39.188 42.321 38.833 32.686 34.374 35.813 33.217 -1.776 -4.813 -6.507 ·5.617

dieui Ue 19.913 22.478 23.338 20.876 20.234 21.336 23.162 21.728 321 -1.142 -176 852
DK Maeebine edapparecchi meccanici 25.040 26.217 31.126 33:198 81.095 85.564 87.654 85.654 56.055 59.348 56.528 52.456

dieui Ue 17.390 18.407 21.757 22.324 37:132 38.829 43:146 43.969 19.742 20.422 21.389 21.646
DL Appareeehi elettrici edi precisionc 43.935 49.518 54.733 59.033 38.138 39.067 41.195 41.024 -5.797 -10.451 -13.538 -18.009

dieuiVe 30.255 34.851 39.026 41.636 22.568 23:170 25.049 24.504 -7.687 -11.681 -13.977 -17.132
DM Mezzi ditrasporto 36.891 44.950 52.938 59.535 40.640 42.062 49:170 48.096 3.749 -2.887 -3.767 -11.439

dieuiVe 30.492 36.370 40.569 44.560 25.200 26.058 30.117 31.130 -5.292 -10.312 -10.452 -13.430
DN Altriprodotti dell'industria manifatruriera 5.034 5.840 6.333 6.689 25.781 27.541 27.963 28.297 20.747 21.701 21.629 21.608

diCldVc 2.377 2.612 2.926 2.969 12.866 12.980 13.639 13.440 10.490 10.368 10.713 10.471
DN361 Mobili 959 1.148 1.367 1.603 13.669 14.685 15.m 14.947 12.710 13.536 13.744 13.344

dicui Ue 614 689 781 860 7.971 8.026 8.643 8.615 7.357 7.337 7.862 7.755
E Energia elettrica,gas e acqua 2.892 2.825 2.820 2.757 43 44 42 45 ·2.849 -2.781 ·2.778 -2.711

diClliUe 1.232 1.162 1.111 927 23 23 17 14 -1.209 -1.139 ·1.095 -913
K Altriservizi professionali edimprenditoriali 22 22 135 236 109 97 96 77 87 74 -39 -159

dicui Ue 13 14 117 223 91 81 77 57 78 67 -40 -166
0 Srvizi delle associazioni, servizi ricreativi cdalia persona 80 86 92 117 187 190 184 228 107 104 91 112

dicuiUe 43 39 42 47 78 104 103 121 36 64 61 74
Q Servizi forniti daorganizzazioni edorganismi extrarerritoriali 5 12 9 15 1.569 1.736 1.782 1.794 1:564 1.724 1.773 1.779

dicuiUe 3 6 5 2 3 9 12 11 ·1 3 7 8
Totale 321.286 357587 378.783 394.271 388.885 409.128 426.183 419.124 67.599 51.542 47.399 24.853

dicuiVe 196.197 218.283 234.999 239.900 215.740 224.868 242.325 240.475 19.544 6.585 7327 575
...-

Fonte: Istar
(a)I dati del1999 sonoprovvisori.



TAVOLE STA TISTICHE

Tavola A.S - Interscambio commerciale con I'estero per gruppi di paesi (valori in miliardi di lire correnti) (a)

ANN!
GRUPPI DI PAESI 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Importazioni
Paesi sviluppati 181.240 211.870 260.693 248.310 275.368 296.100 303.128
De (b) 129.452 154.273 204.293 196.197 218.283 234.999 239.900
EFTA (c) 22.540 25.493 16.114 15.082 15.267 16.476 16.511
USA e Canada 14.264 14.853 19.043 18.564 20.334 21.729 22.135
Altri Paesi sviluppati 14.984 17.251 21.243 18.467 21.484 22.896 24.582

Paesi in via di sviluppo 34.804 38.276 46.981 47.274 52.556 50.806 54.004
Paesi associati alia U e 107 201 228 288 175 101 267
Paesi ACP (d) 2.463 3.310 3.860 3.691 3.531 3.709 3.389
Paesi OPEC (e) 15.152 14.393 18.407 19.898 23.139 18.877 21.107
Nuovi Paesi industrializzati (NPl) 8.745 10.048 12.125 11.008 12.528 15.406 15.718
Altri Paesi in via di sviluppo 8.337 10.324 12.361 12.389 13.183 12.713 13.523

Paesi dell'Europa centrale e delI'Est 12.238 16.357 20.719 18.570 20.940 22.329 26.272
Paesi ad economia pianificata 4.188 5.231 6.689 6.553 7.972 8.934 10.239
Altre provenienze e destinazioni 521 648 579 579 751 614 628
Totale 232.991 272.382 335.661 321.286 357.587 378.783 394.271

Esportazioni
,

Paesi sviluppati 203.642 236.905 292.909 292.071 306.927 327.985 327.095
Ue(b) 142.342 165.657 218.450 215.740 224.868 242.325 240.475
EFTA (c) 21.397 24.338 15.911 16.296 16.391 17.117 16.989
USA e Canada 22.682 26.478 30.950 31.197 35.377 40.211 43.442
Altri Paesi sviluppati 17.221 20.432 27.598 28.838 30.291 28.332 26.189

Paesi in via di sviluppo 46.432 52.324 63.121 67.500 69.994 65.000 60.643
Paesi associati alIa Ue 730 948 1.158 1.384 695 764 802
Paesi ACP (d) 3.008 2.602 3.281 3.284 4.003 5.262 3.211
Paesi OPEC (e) 12.926 11.711 12.665 13.493 14.466 14.246 13.628
Nuovi Paesi industrializzati (NPl) 16.704 21.986 28.669 29.919 30.042 23.981 22.7Q1
Altri Paesi in via di sviluppo 13.064 15.077 17.348 19.421 20.787 20.747 20.301

Paesi dell'Europa centrale e dell'Est 10.704 13.550 18.670 22.622 25.567 27.179 25.293
Pa~si ad econornia pianificata 4.141 3.965 4.752 4.920 4.790 4.130 4.175
Altre provenienze e destinazioni 1.295 1.302 1.723 1.771 1.850 1.889 1.918
Totale 266.214 308.046 381.175 388.885 409.128 426.183 419.124

Saldi
Paesi sviluppati 22.402 25.035 32.216 43.761 31.559 31.885 23.967

Ue (b) 12.890 11.384 14.157 19.544 6.585 7.326 575
EFTA (c) -1.143 -1.155 -203 1.214 1.124 641 478
USA e Canada 8.418 11.625 11.907 12.633 15.043 18.482 21.307
Altri Paesi sviluppati 2.237 3.181 6.355 10.370 8.807 5.436 1.607

Paesi in via di sviluppo 11.628 14.048 16.140 20.226 17.438 14.194 6.639
Paesi associati alIa U e 623 747 930 1.096 520 663 535
Paesi ACP (d) 545 -708 -579 -407 472 1.553 -178
Paesi OPEC (e) -2.226 -2.682 -5.742 -6.405 -8.673 -4.631 -7.479
Nuovi Paesi industrializzati (NPl) 7.959 11.938 16.544 18.911 17.514 8.575 6.983
Altri Paesi in via di sviluppo 4.727 4.753 4.987 7.032 7.604 8.034 6.778

Paesi delI'Europa centrale e dell'Bst -1.534 -2.807 -2.049 4.052 4.627 4.850 -979
Paesi ad economia pianificata -47 -1.266 -1.937 -1.633 -3.182 -4.804 -6.064
Altre provenienze e destinazioni 774 654 1.144 1.193 1.099 1.275 1.290
Totale 33.223 35.664 45.514 67.599 51.541 47.400 24.853

Fonte: lstat
(a) I dati del 1999 sono provvisori.
(b) Da gennaio 1995 sono entrati nell'Ue i seguenti paesi: Svezia, Finlandia e Austria.
(c) European Free Trade Area (Paesi dell'Associazione europea di libero scambio).
(d) A.C.P. (Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico).
(e) Organization Petroleum Exporting Countries (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolia).
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VI >-<
>-' Tavola A.9 - Investimenti per branca produttrice {miliardi di lire)

o,
e-J

t~ ~
e-J

ANNI r;?
1994

'D
1993 1995 1996 1997 1998 1999 'D

0
::0-s

Valori a prezzi correnti 0
~

Costruzioni 148.863 144.272 149.202 158.379 158.754 161.309 166.649 z
di cui: Abitazioni 85528 86515 88.253 89.185 88.927 89.720 92.718

z
c

di cui : Altre costruzioni 63.335 57.757 60.949 69.194 69.827 71.589 73.931
~
r-
m

Macchine, attrezzature e prodotti vari 108.lO3 119.183 134.697 142.157 150.386 161.108 170.746 >-'

Mezzi di trasporto 21.217 23.575 31.968 34.518 35.882 42.483 47.355
'0
'0

Investimenti immateriali lO.034 lO.576 11.985 13.794 14.602 16.252 17.909 '0

TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI 288.217 297.606 327.852 348.848 359.624 381.152 402.659
Incidenza sul Pil 18,4 18,0 18,3 18,3 18,1 18,4 18,9

Variazione delle scorte e oggetti di valore -1.108 8.125 17.829 6.417 15.361 25.699 30.132
Contributo alia forrnazione del Pi! (a) -0,4 0,6 0,6 -0,6 0,5 0,5 0,2

TOTALE INVESTIMENTI LORDI 287.109 305.731 345.681 355.265 374.985 406.851 432.791
Ammortamenti 219.023 230.494 245.539 257.899 268.487 280.035 290.803

Incidenza sul Pi! 14,0 13,9 13,7 13,6 13,5 13,5 13,7

Valori a prezzi del 1995
Costruzioni 157.879 147.888 149.202 154.535 150.980 150.843 153.518

di cui: Abitazioni 90.470 88.378 88.253 87.001 84.670 84.188 85.574
di cui : Altre costruzioni 67.409 59.5lO 60.949 67.534 66.310 66.655 67.944

Maeehine, attrezzarure e prodotti vari 116.401 125.214 134.697 139.086 145.757 154.113 161.759
Mezzi di trasporto 24.471 25.344 31.968 32.799 33.238 38.380 42.409
Investimenti immateriali 10.390 10.913 11.985 13.302 13.907 14.701 15.942

TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI 309.141 309.359 327.852 339.722 343.882 358.037 373.628
Incidenza sul Pi! 18,2 17,8 18,3 18,8 18,7 19,2 19,7

Variazione delle seorte e oggetti di valore -554 13.7lO 17.829 4.814 9.557 20.058 28.393
Contributo alia forrnazione del Pi! (a) -0,7 0,8 0,2 -0,7 0,3 0,6 0,4

TOTALE INVESTIMENTI LORDI 309.141 309.359 327.852 339.722 343.882 358.037 373.628
Ammortamenti 235.982 240.267 245.539 251.058 256.691 262.985 269.851

Incidenza sul Pi! 13,9 13,8 13,7 13,9 14,0 14,1 14,2

Fonte: Istat, Contabilitanazionale

(a)Determinatocome(variaz. scorte(t)-variaz. scorte(t-l»)/pil(t-l)*100.



TAVOLE STATISTICHE

Tavola A.tO - Consumi delle famiglie (miliardi di lire)

VOCI ANNI

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Valori a prezzi correnti

Alimentari e bevande non alcoliche 166.218 171.029 178.322 184.085 187.249 190.203 191.545

Bevande alcoliche e tabacco 24.395 25.391 26.579 28.474 29.429 31.031 31.860

Vestiario e calzature 89.572 97.374 102.206 105.457 110.787 115.401 117.017

Abitazione combustibili ed energia 172.750 186.378 206.887 223.850 232.503 240.932 253.412

Mobili, arredamento, ecc. 86.175 92.903 101.828 106.030 110.630 113.860 120.277

Trasporti 108.976 119.709 130.426 135.753 153.034 158.235 160.482

Comunicazioni 17.501 19.389 21.904 24.446 27.963 32.963 37.334

Servizi sanitari 25.843 29.643 33.496 35.960 38.589 40.016 41.282

Ricreazione e cultura 68.526 72.753 77.501 83.428 89.533 94.199 100.460

Istruzione 9.485 10.044 11.060 11.577 11.625 11.485 12.166

Alberghi e ristoranti 78.822 86.279 93.136 99.148 103.210 108.696 113.447

Altri beni e servizi (a) 69.539 73.189 81.126 84.187 86.740 94.364 99.228

CONSUMI INTERNI DELLEFAMIGLIE 917.802 984.081 1.064.471 1.122.395 1.181.292 1.231.385 1.278.510

Beni non durevoli 440.572 461.180 491.467 509.759 525.050 540.724 551.369

Beni durevoli 91.582 98.678 105.782 111.297 130.435 136.868 143.891

Totale Beni 532.154 559.858 597.249 621.056 655.485 677.592 695.260

Servizi 385.648 424.223 467.222 501.339 525.807 553.793 583.250

Valori a prezzi del 1995

Alimentari e bevande non alcoliche 183.050 181.258 178.322 176.398 179.535 180.865 180.693

Bevande alcoliche e tabacco 28.399 27.445 26.579 26.603 26.504 26.670 26.828

Vestiario e calzature 96.246 101.301 102.206 101.396 103.988 105.398 104.541

Abitazione combustibili ed energia 199.993 201.163 206.887 210.758 210.310 212.512 215.612

Mobili, arredamento, ecc. 93.974 97.769 101.828 101.627 103.742 105.068 109.320

Trasporti 123.183 127.883 130.426 130.285 144.912 148.150 146.306

Comunicazioni 18.114 19.792 21.904 24.865 28.158 32.922 38.518

Servizi sanitari 27.142 30.076 33.496 34.197 35.231 35.301 35.520

Ricreazione e cultura 74.312 76.147 77.501 80.498 85.220 88.271 93.781

Istruzione 10.289 10.498 11.060 11.290 11.064 10.683 11.046

Alberghi e ristoranti 87.028 90.779 93.136 95.073 96.437 98.541 100.113

Altri beni e servizi (a) 77.456 77.842 81.126 80.120 80.298 84.744 86.037

CONSUMI INTERNI DELLEFAMIGLIE 1.019.186 1.041.953 1.064.471 1.073.110 1.105.399 1.129.125 1.148.315

Beni non durevoli 481.441 485.456 491.467 489.087 496.220 504.890 507.658

Beni durevoli 101.267 104.109 105.782 107.815 125.992 130.525 136.358

Totale Beni 582.708 589.565 597.249 596.902 622.212 635.415 644.016

Servizi 436.478 452.388 467.222 476.208 483.187 493.710 504.299

Fonte: Istat

(a)Al netto dellavoce "Alberghie pubblici esercizi",
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ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

Tavola A.ll- Conti economici consolidati delle Amrninistrazioni pubbliche (mi/iardi di lire correnti)

vocr SEC95 (a)

1995 1996 .997 1998 1999

Attivita di produzione
Produzione di bcni c servizi 349,389 377.353 397.215 413.372 432.409

Non dcstinabili alia vendira (b) 319.498 344.200 360.879 372.623 385.905
Desrinabili alia vendita (c) 29.891 33.153 36.336 40.749 46.504

Consumi intermcdi 120.962 128.908 134.675 141.820 150.803
Valore aggiunto 228.427 248.445 262.540 271.552 281.606
di ali: redditi da /avOITJ dipendente 200.521 218.559 229.935 221.571 227.262

Attivita di redistribuzione
Preleuamenti

Gettito fiscalc 479.429 515.775 565.752 615.217 648.008
Impostc direrte 263.494 290.923 318.466 296.914 321.587
Irnposreindirctte 215.935 224.852 247.286 318.303 326.421

Gettito parafiscale 263.809 286.166 304.631 266.665 270.819
Contributi sociali cffcrrivi 232.928 278)59 296.935 258.980 263.003

Contributi sanitari 51.39$ 53.583 55.724 2.927
Datori di lavoro 35.207 37.095 39.047 660

Lavoratori dipenden ti 4.217 4.415 5.034 100
Lavorarori indipcndenti 10.881 10.828 10.217 2.097

Non lavoratori 1.093 1.245 1.426 70

Contributi previdenziali 181.530 224.776 241.211 256.053 263.003
Datori di lavoro 119.574 157.815 171.228 180.994 185.817
Lavoratori dipcndcnti 40.476 45.243 48.033 51.083 52.636
Lavoratori indipendenti 20.684 21.021 21.192 23.190 23.911
Non lavoratori 796 697 758 786 639

Contributi sociali figurativi 30.881 7.807 7.696 7.685 7.816
Altre entrate 55.894 60.873 65.245 66.351 68.892
Rcdditi da capitale 33.482 35.075 37.656 38.517 43.339
Trasferimenti 22.412 25.798 27.589 27.834 25.553

'I'orale enrratc 799.132 862.81.4 935.628 948.233 987.71'9

Usdte

Trasferirnenri a famiglie 302.074 324.385 347.718 354.457 373.475
Prestazioni sociali in denaro 298.752 320.665 344.137 351.185 370.367
Altri trasferirnenri 3.322 3.720 3.581 3.272 3.108

Trasferimenti aile imprese 29.123 31.492 27.237 30.043 30.534
Contributi alla produzionc 26.256 28.251 24.286 27.539 28.038

Altri trasferimcnri 2.867 3.241 2.951 2.504 2.496
Altre uscire 10.857 15.437 16.697 18.727 20.082

Totale uscite al nctto interessi 342.054 371.314 391.652 403.227 424.091
Inreressi passivi 205.991 218.701 186.509 167.552 145.726

Totale uscire al lordo inrcrcssi 548.045 590.015 578.161 570.779 569.817

Fonnazione del capitaIe
Entrate 15.336 8.259 19.607 14.390 10.784

Imposte 10.214 5.577 13.942 8.086 2.254

Altre entrate 5.122 2.682 5.665 6.304 8.530

Usdte 82.985 72.286 70.261 77.953 83.693

Invcstirnenti 38.109 42.111 44.557 49.795 54.301

Macchinari, attrczz. e mezzi di trasporto (d) 8.782 9.850 10.633 12.341 13.475

Immobili rcsidenz., non residcnz. e 00.1'1'. 29.327 32.261 33.924 37.454 40.826

Contributi agli invcsrimenti 22.770 23.040 17.253 19.155 20.815

Altre uscitc 22.106 7.135 8.451 9.()03 8.577
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TAVOLE ST ATISTICHE

Tavola A.ll (s~I!,Ue) - Conti economici consolidati delle Amministrazioni pubbliche (miliardi di lire correnti)

VOCI

1995 1996

SEC95 (a)

1997 1998 1999

Fonte: Istat

(a) Sistema curopco dei conti SEC95.

(b)Compresa la produzione di software per usa proprio.

(c) Cornpresa la produzione corrispondente a vcndite residuali.

(d) Cornpresa la produzione eli software per uso proprio.

(e) Escluse Ie spese sostenute per la produzione di software per usa proprio che sono comprese negli investimenti,

Poste riassuntive

Entrate

Entrate da attivita di produzione

Entrate da attivita di redistribuztone

Totale cntratc correnti

Entrate da attivita di cl capitale

Totale entrate

Uscite

Spese per atrivita di produzione (e)
Spese per attivita di redistrib. al nctto interessi

Spese per attivita di redisrrib. allordo intcressi

Totale uscite correnti al netto interessi

T otale uscitc corrcnti allordo interessi

Spesc per attivira di cl capitalc
Totale uscire al netto interessi

Totale uscite allordo inreressi

Saldi

Disavanzo (saldo arrivita correnti)

Disavanzo alnetto interessi passivi

Indebitamento (saldo attivira totale)

Indebitamento al netto interessi passivi

29.891 33.153 36.336 40.749 46.504
799.132 862.814 935.628 948.233 987.719

829.023 895.967 971.964 988.982 1.034.223
15.336 8.259 19.607 14.390 10.784

844.359 904.226 991.571 1.003.372 1.045.007

349.025 376.972 396.867 412.984 432.008

342.054 371.314 391.652 403.227 424.091

548.045 590.015 578.161 570.779 569.817

691.079 748.286 788.519 816.211 856.099

897.070 966.987 975.Q28 983.763 1.001.825

82.985 72.286 70.261 77.953 83.693
774.064 820.572 858.780 894.164 939.792
980.055 1.039.273 1.045.289 1.061.716 1.085.518

-68.047 -71.020 -3.064 5.219 32.398

137.944 147.681 183.445 172.771 178.124
-135.696 -135.047 -53.718 -58.344 -40.511

70.295 83.654 132.791 109.208 105.215
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ISTAT - R",PPORTO ANNUALE 1999

Tavola A.12 - Popolazione (15anni epitt) per sesso, classe di eta e ripartizione geografica - Anno 1999
(dati in migliaia) (a)

SESSO/CLASSI DI ETA' RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Forze di lavoro

In complesso 23.361 6.591 4.n5 4.594 7.451

15-24 2.655 717 525 432 981

25-34 6.877 2.045 1.455 1.300 2.076

35-54 11.513 3.258 2.301 2.344 3.611

55-64 1.973 477 360 441 695

65 e pill 343 93 83 77 90

Maschi 14.424 3.910 2.788 2.763 4.963

15-24 1.474 382 277 238 576

25-34 4.041 1.140 810 747 1.344

35-54 7.251 1.988 1.394 1.421 2.448

55-64 1.416 335 249 302 530

65 e pill 242 65 58 54 65

Femmine 8.937 2.681 1.937 1.831 2.489

15-24 1.181 335 248 193 405

25-34 2.836 906 646 553 732

35-54 4.262 1.270 907 923 1.162

55-64 557 142 111 139 165

65 e pill 101 29 25 23 25

Occupati

In complesso 20692 6195 4510 4172 5815

15-24 1782 588 464 304 426

25-34 5878 1911 1373 1130 1464

35-54 10818 3145 2238 2237 3197

55-64 1878 458 352 426 642

65 e pill 334 92 82 75 85

Maschi 13158 3760 2711 2582 4105

15-24 1043 328 253 180 283

25-34 3582 1093 781 672 1036

35-54 6944 1952 1375 1385 2232

55-64 1351 324 244 292 491

65 e pill 238 64 58 53 63

Femmine 7533 2434 1799 1590 1710

15-24 739 260 211 124 143

25-34 2296 818 592 458 428

35-54 3875 1194 863 853 965

55-64 527 135 107 134 152

65 e pill 96 28 24 22 22

Fonte: Istat
(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente dal softwareche elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la

quadratura verticale e/o orizzontale.
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TAVOLE ST ATISTICHE

Tavola A.12 (segue) • Popolazione (15anni epiu) per sesso, c1asse di eta e ripartizione geografica- Anno 1999
(dati in migliaia) (a)

SESSO/CLASSI Dr ETA' RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Persone in cerca di occupazione
In complesso 2669 396 215 422 1636
15-24 872 129 61 128 555
25-34 998 134 82 170 612
35-54 695 112 63 106 413
55-64 95 18 9 16 52
65e piu 9 2 1 2 4

Maschi 1266 149 77 181 858

15-24 431 54 25 59 294

25-34 458 47 29 75 308

35-54 307 36 19 37 216

55-64 66 11 5 10 39

65e piu 4 1 0 1 2

Femmine 1404 247 138 241 778

15-24 441 75 36 69 261

25-34 540 87 53 95 304

35-54 387 76 44 70 197

55-64 29 7 4 5 13

65e piu 5 1 1 1 3

Non forze di lavoro
In complesso 25398 6456 4408 4957 9577

15-24 4416 908 606 820 2082

25-34 2312 399 266 432 1215

35-54 4238 1016 670 742 1810

55-64 4821 1491 959 944 1428

65e piu 9610 2642 1907 2020 3041

Maschi 9037 2362 1614 1807 3254

15-24 2120 445 297 398 980

25-34 598 112 70 123 294

35-54 617 164 110 107 235

55-64 1860 618 393 362 487

65e piu 3841 1022 745 817 1259

Femmine 16361 4094 2794 3150 6323

15-24 2295 463 309 422 1102

25-34 1714 287 196 309 922

35-54 3621 852 560 635 1575

55-64 2962 872 566 582 942

65e piu 5769 1620 1163 1203 1783

Fonte: Istat

(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente da! software che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la

quadratura verticale e/o orizzontale.
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ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

Tavola A.U - Popolazione (25-64 anni) per classe di eta, titolo di studio e ripartizione geografica - Anno 1999
(dati in mz~jiaia) (a)

TITOLI DI STUDIO/CLASSI DI ETA' RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

Forze di lavoro

In complesso 25-64 20.363 5.780 4.116 4.085 6.381

Senza titolo e licenza elernentare 2.911 710 558 530 1113

Licenza di scuola media inferiore 7.282 2.101 1.488 1.343 2.349

Qualifica, licenza 0 attcstato 1.553 551 475 271 256

Marurira 6.115 1.732 1.131 1377 1.875

Dottorato e Lauren 2.502 686 464 564 788

25-34 ann; 6.877 2.045 1.455 1300 2.076

Senza titolo e licenza elernentare 264 52 33 35 144

Licenza di scuola media inferiore 2718 785 568 476 890

Qualifiea, licenza 0 artesraro 625 238 197 97 94

Marurita 2.486 727 498 528 733
Dottorato e Laurea 782 244 158 164 215

35-64ann; 13.486 3.735 2.661 2.785 4.305

Senza titolo e licenza elementare 2.647 658 525 495 969

Licenza di scuola media inferiore 4.564 1317 920 868 1.460

Qualifiea, liccnza 0 atrestato 928 313 278 174 162

Maturitit 3.628 1.005 633 848 1.142

Dottorato e Lauren 1.719 442 305 399 573

Occupati

In wmp!esso 25-64 18.575 5.515 3.963 3.793 5.304

Senza titolo e licenza clcmcntarc 2.587 666 539 494 887

Lieenza di scuola media inferiorc 6.576 1.994 1.425 1.240 1.916

Qualifica, Iicenza 0 attestato 1.456 528 461 252 215

Maturitit 5.628 1670 1098 1.280 1.581

Dottoraro e Laurea 2.328 657 440 526 705

25-34 ann; 5.878 1.911 1.373 1.130 1.464

Senza ritolo e liccnza elcmentare 194 46 30 30 89

Licenza di scuola media inferiore 2.332 731 537 420 644

Qualifiea, lieenza 0 attestato 567 225 190 85 67

Marurita 2.142 689 477 460 517

Dottorato e Laurea 643 221 140 135 147

35-64 ann; 12.696 3.604 2.590 2.663 3.840

Senza titolo e licenza clcmcntare 2.392 621 508 465 799

Licenza di scuola media inferiore 4.244 1.263 889 821 1271

Qualifiea, licenza 0 attestaro 889 303 271 167 148

Marurita 3.486 981 622 820 1.064

Dottorato c Laurea 1.685 436 300 391 558

Fonte: Istat
(a)Gli arrotondamenti delleeifre sono effettuatidirettamentedal JofiJva" che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzatala quadrarura

verticale e/o orizzontalc.
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TAVOLE STATISTICHE

Tavola A.13 (se,~ue) - Popolazione (25-64 anni) per classe di eta, titolo di studio e ripartizione geografica
- Anno 1999 (dati in m~~liaia) (a)

TITOLl DI STUDIO/CLASSI DI ETA' RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

ltalia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Persone in cerca di occupazione

In complesso 25-64 1.788 265 153 292 1.077

Senza titolo e Iicenza e!ementare 324 44 20 36 225

Licenza di scuola media inferiore 706 107 63 103 434

Qualifica, Iieenza 0 attcstato 98 23 14 20 41

Maturira 486 62 33 97 294

Dottorato e Laurea 173 30 24 37 83

25-34 anni 998 134 82 170 612

Senza titolo e lieenza elementare 70 6 3 5 55

Licenza di scuola media inferiore 386 54 31 56 245

Qualifiea, lieenza 0 atrcstato 58 13 7 12 27

Maturita 344 38 22 68 216

Dottorato e Laurea 139 24 19 29 68

35-64 anni 790 131 72 122 466

Senza titolo e licenza clementare 254 37 16 30 170

Lieenza di scuola media inferiore 320 53 31 47 188

Qualifiea, lieenza 0 attestato 39 11 8 8 14

Maturita 142 24 11 29 78
Dottorato e Laurea 34 6 5 8 15

Non forze di lavoro

In complesso 25·64 11.372 2.906 1.895 2.117 4.453

Senza titolo e Iieenza clementare 4.957 1.266 897 860 1.935

Liecnza di scuola media infcriorc 3.640 930 566 644 1.500

Qualifiea, lieenza 0 attcstato 481 175 114 89 104
Maturita 1.900 434 249 429 787
Dottorato e Laurea 394 101 69 95 129

25-34 anni 2.312 399 266 432 1.215

Senza titolo c lieenza elementare 256 32 21 32 171
Licenza di scuola media inferiore 949 157 99 151 542

Qualifiea, lieenza 0 attestato 114 35 22 20 37
Marurita 860 145 104 196 415
Dottorato c Laurea 133 29 21 32 51

35-64 anni 9.060 2.507 1.629 1.686 3.238

Senza titolo e lieenza elemenrare 4.702 1.234 876 828 1.764
Lieenza di scuola media inferiore 2.691 773 467 493 958
Qualifiea, lieenza () attestato 367 140 92 68 66
Maturita 1.040 289 146 233 372
Dottorato e Laurea 261 71 48 63 78

Fonte: Istat

Ca) Gli arrotondamenti delleeifre sono effettuatidirettamentedal .rojiwan: che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzatala quadratura

verticale e/o orizzontalc.
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ISTAT - EAPPORTO A"iNL\LE 1999

Tavola A.14 - Occupati per posizione nella professione, sesso, settore economico e ripartizione geografica-
Anno 1999 (dati in migliaia) (a)

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

SETTORI ECONOMICI Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

SESSO

Totale Occupati

In complesso 20692 6195 4510 4172 5815

Agricoltura 1134 168 259 146 561
Industria 6750 2452 1709 1200 1389

di cui: in senso stretto 5175 2013 1399 920 844
costruzioni 1575 440 310 280 546

Altre Attivita 12807 3575 2542 2825 3865
di cui:commercio 3308 969 703 707 929

altro 9499 2606 1839 2119 2935

Mascbi 13158 3760 2711 2582 4105

Agricoltura 779 117 179 100 383

Industria 5140 1799 1230 906 1205

di cui: in senso stretto 3658 1394 942 644 678

costruzioni 1481 405 287 262 527

Altre Attivita 7240 1844 1302 1576 2517

di cui:commercio 2066 564 404 426 672

altro 5174 1280 899 1150 1845

Femmine 7533 2434 1799 1590 1710

Agricoltura 355 50 80 46 178

Industria 1611 653 479 294 184

di cui: in senso stretto 1517 618 456 276 166

costruzioni 94 35 23 18 19

Altre Attivita 5567 1731 1239 1250 1348

di cui:commercia 1242 405 299 280 257

altro 4325 1326 940 969 1090

Fonte: Istat

(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente dal software che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la

quadratura verticale e/o orizzontale.
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TAVOLE STA TISTICHE

Tavola A.14 (segue) - Occupati per posizione nella professione, sesso, settore economico e ripartizione
geografica - Anno 1999 (dati in migliaia) (a)

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

SETTORI ECONOMICI Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

SESSO

Dipendenti
In complesso 14823 4532 3165 2972 4153
Agricoltura 449 39 66 45 298
Industria 5253 1978 1335 898 1042

di cui: in senso stretto 4305 1728 1170 739 668
costruzioni 948 250 164 159 375

Altre Attivita 9121 2516 1764 2029 2812
di cui: commercio 1498 491 347 307 353

altro 7624 2025 1417 1722 2460
Maschi 8993 2617 1771 1765 2841
Agricoltura 302 30 44 32 197
Industria 3885 1406 921 660 898

di cui: in senso stretto 2996 1177 771 513 535
costruzioni 889 229 150 147 363

Altre Attivira 4806 1181 806 1073 1747
di cui: commercio 857 259 173 177 247

altro 3950 922 633 896 1499
Pemmine 5830 1916 1394 1207 1313
Agricoltura 147 9 22 14 102
Industria 1368 572 414 238 145

di cui: in senso stretto 1309 551 399 226 133
costruzioni 59 21 14 12 12

Altre Attivita 4315 1335 958 956 1066
di cui: commercio 641 232 174 130 105

altro 3674 1103 784 826 960

Indipendenti
In complesso 5869 1662 1345 1200 1662
Agricoltura 686 128 193 101 263
Industria 1497 475 374 302 347

di cui: in senso stretto 870 285 228 181 176
costruzioni 627 190 145 121 171

Altre Artivita 3686 1059 778 796 1052
di cui: commercia 1810 478 356 400 577

altro 1876 581 422 397 475
Maschi 4165 1144 940 817 1264
Agricoltura 477 87 135 68 186
Industria 1254 393 308 246 307

di cui: in senso stretto 663 217 171 131 143
costruzioni 592 176 137 115 164

Altre Attivita 2434 663 497 503 771
di cui: commercio 1209 305 231 249 425

altro 1224 359 266 254 346
Femmine 1704 519 405 383 398
Agricoltura 209 41 58 33 76
Industria 243 82 65 57 40

di cui: in senso stretto 208 68 57 50 33
costruzioni 35 14 8 6 7

Altre Atrivita 1252 396 281 294 282
di cui: commercio 601 173 125 151 152

altro 651 223 156 143 130

Fonte: Istat
(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente dal software che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la

quadratura verticale e/o orizzontale.
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VI
Tavola A.15 - Occupati per settore economico e ripartizione geografica - Anni 1995 e 1999 (dati in migliaia) (a) """'1'0 en

>-j
1'-.) >-

>-j

SETTORl DI ATTIVITA' ECONOMICA IUPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno ?:J

>-
OJ
OJ

1995 0
Agicoltura 1.333 183 285 176 689 7J

>-j

Industria 6.760 2507 1.628 1.214 1.411 0

Industria in sensa stretto 5.187 2.087 1.327 929 843 >-
'';:

Prodotti energetici 262 83 39 60 80 z,...,
Estrattive e Chimiche 470 224 93 86 68

' ,
>-

Alimentari, Tessili,Legno e altro 2.201 750 586 481 385
r-
tT1

Lavoro e trasformazione metalli 2.254 1.031 610 303 310 f-'

Costruzioni 1.573 419 300 285 568
'-D
'-D

Servizi 11.933 3.306 2.392 2.639 3.595 '-D

Servizi destinabili alia vendita 6547 1.991 1.461 1.430 1.666
Commercio Alberghi e Ristoranti 3.888 1.091 904 819 1.074
Trasporti e Comunicazioni 1.036 303 212 229 292
Credito e Assicurazioni 643 240 126 161 116
Servizi aile imprese 980 357 218 221 184

Servizi non destinabili alia vendita 5.386 1.315 932 1.210 1.929
Pubblica Amministrazione 1.710 307 234 459 710
Sanita, Istruzione, Altri servizi 3.676 1.008 698 751 1.219

Totale 20.026 5.996 4.305 4.030 5.696

1999
Agicoltura 1.134 168 259 146 561
Industria 6.750 2.452 1.709 1.200 1.389
Industria in sensa stretto 5.175 2.013 1.399 920 844

Prodotti energetici 233 72 41 53 68
Estrattive e Chimiche 524 259 107 91 67
Alimentari, Tessili,Legno e altro 2.072 648 584 458 382
Lavoro e trasformazione metalli 2346 1.033 668 319 326

Costruzioni 1.575 440 310 280 546
Servizi 12.807 3575 2.542 2.825 3.865

Servizi destinabili alia vendita 7.186 2.235 1543 1.585 1.823
Commercio Alberghi e Ristoranti 4.047 1.167 906 864 1.110
Trasporti e Comunicazioni 1.133 335 231 255 312
Credito e Assicurazioni 671 250 141 152 127
Servizi aile imprese 1.336 483 265 314 274

Servizi non destinabili alia vendita 5.621 1.340 999 1.240 2.042
Pubblica Amministrazione 1.788 307 254 456 771
Sanita, Istruzione, Altri servizi 3.832 1.033 745 785 1.270

Totale 20.692 6.195 4.510 4.172 5.815

Fonte: Istat
(a) Gli arrotondamenti dellecifresono effettuatidirettamente dal software che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzatala quadratura verticalee/o orizzontale.



TAVOLE STATISTICHE

Tavola A.16.1 - Occupati dipendenti a carattere temporaneo per ramo di attivita economica, sesso e
ripartizione geografica - Anni 1995 e 1999 (dati in migliaia) (a)

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1995

Agicoltura

In comp!esso 188 3 17 10 158

Maschi 97 2 8 5 82

Femmine 91 1 9 5 76
Indu.stria.in sensa stretto

In complesso 183 58 54 32 39

Maschi 111 34 32 18 28

Femmine 71 25 22 14 11

Costruzioni

In comp!euo 111 11 8 14 78

Maschi 107 10 7 14 77

f'emmine 4 1 1 1 2

Cornmercio Alberghi e Ristoranti

In comp!esso 196 41 56 37 62

Maschi 103 18 21 20 45

Femmine 93 23 35 17 18

Altri servizi

In comp!esso 363 99 79 70 115

Maschi 127 29 26 24 48

Femmine 236 70 53 46 67

Totale

In comp!esso 1.041 212 214 163 452

Maschi 546 92 94 80 279

Femmine 495 119 120 83 173

1999

Agicoltura

In comp!esso 171 5 14 10 142

Maschi 98 3 6 5 83

Femmine 73 2 8 5 59

Industria in sensa stretto

In comp!esso 256 84 74 43 54

Maschi 158 51 41 27 39

Femmine 98 32 34 16 16

Costruzioni

In comp!esso 124 15 12 17 79

Mascbi 117 13 11 16 77

Femminc 7 2 1 1 3

Conunercio Alberghi e Ristoranti

In comp!esso 282 62 72 58 90

Mascbi 145 26 29 28 63

Femmz"ne 137 36 43 30 28

Altri servizi

In comp!esso 578 124 102 121 231

Maschi 220 35 33 43 109

Femmine 358 88 69 79 122

Totale

In comp!es.fO 1.410 289 275 250 597

Maschi 737 128 120 119 370

Femmine 673 160 155 131 227

Fonte: Istat

(a) Gli arrorondamenti delle cifre sono effeutuati direttamente dal software chc elabora i dati. pertanto non sempre SI trova. realizzata la

quadratura verticale e/o oriaaontale
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ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

Tavola A.16.2 - Occupati dipendenti (25-64 anni) a tempo parziale per ramo di artivita econornica, classe
di eta e ripartizione geografica - Anni 1995 e 1999 (dati in migliaia) (a)

SETTORI or ATTIVITA' ECONOMICA RIP ARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1995
Agicoltura

In complesso 25·64 85 2 6 8 69
25-34anni 27 1 2 3 21
35-64anni 59 2 4 5 48

Industria in senso stretto
In complesso 25-64 127 49 39 26 13
25-34anni 48 17 16 9 5
35-64anni 79 32 23 17 8

Costruzioni
In complesso 25-64 32 5 4 6 18

25-34anni 13 2 1 2 8

35-64anni 19 3 2 3 10
Commercio Alberghi e Ristoranri

In complesso 25-64 155 54 46 35 21

25-34anni 76 25 22 17 11

35-64anni 80 29 24 18 9

Altri servizi
In complesso 25-64 325 118 80 65 63

25-34anni 145 52 34 27 32

35-64anni 180 65 46 37 31

Totale
In complesso 25-64 725 227 175 139 183

25-34anni 309 97 76 59 77

35-64anni 416 130 99 80 107

1999

Agicoltura
In complesso 25-64 66 3 7 6 50

25-34anni 18 1 1 2 13

35-64anni 48 2 5 4 36

Industria in seuso stretto
In complesso 25-64 155 56 50 31 17

25-34armi 60 21 19 13 7

35-64anni 95 36 31 18 10

Cosrruzioni
In complesso 25-64 36 8 5 6 18

25-34anni 14 3 2 2 8

35-64anni 22 4 3 4 10

Commercio Alberghi e Ristoranti
In complesso 25-64 244 80 72 55 37

25-34anni 119 42 33 25 19

35-64 anni 125 38 39 30 18

Altri servizi
In complesso 25-64 557 168 123 116 150

25-34anni 222 62 47 46 66

35-64anni 335 105 75 70 84

Totale
In complesso 25-64 1057 315 256 214 272

25-34anni 433 130 102 87 114

35-64anni 624 185 154 127 158

Fonte: Istat
(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente dal softnoare che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata 1a

quadratura verticale e/o orizzontale.
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TAVOLE STATISTICHE

Tavola A.17.1 - Tassi di attivita per sesso, cIassedi eta e ripartizione geografica - Anni 1995 e 1999 (datipercentuali) (a)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
CLASSI DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999

In complesso ( 15 anni e oltre} 47,1 47,9 49,9 50,5 50,6 51,1 47,5 48,1 42,9 43,8
15-24 37,9 37,5 45,4 44,1 47,7 46,4 34,6 34,5 31,0 32,0
25-34 73,6 74,8 82,5 83,7 83,5 84,5 74,2 75,1 61,6 63,1
35·54 70,6 73,1 73,0 76,2 73,6 77,4 73,4 76,0 65,3 66,6
55-64 29,6 29,0 24,7 24,2 27,1 27,3 33,8 31,9 32,9 32,7
65 e + 3,7 3,4 3,5 3,4 3,8 4,2 4,2 3,7 3,3 2,9
Mascbi (15anni e oltre) 61,9 61,5 63,1 62,3 63,6 63,3 61,2 60,5 60,3 60,4
15-24 41,6 41,0 47,8 46,2 49,1 48,3 36,7 37,4 36,9 37,0
25-34 87,7 87,1 91,7 91,0 92,2 92,1 86,9 85,9 82,6 82,1
35-54 91,5 92,2 91,2 92,4 91,8 92,7 92,9 93,0 90,9 91,2
55-64 46,5 43,2 38,5 35,1 41,9 38,8 51,4 45,5 53,3 52,1
65 e + 6,4 5,9 6,1 6,0 7,3 7,3 7,0 6,2 5,7 4,9
Femmine (15 anni e oltre} 33,5 35,3 37,7 39,6 38,6 40,9 34,9 36,8 26,6 28,2
15-24 34,1 34,0 42,8 42,0 46,2 44,5 32,3 31,4 24,9 26,9
25-34 59,3 62,3 72,7 75,9 74,3 76,7 61,3 64,2 41,0 44,3
35-54 49,8 54,1 54,7 59,8 55,3 61,8 54,5 59,2 40,2 42,5

55-64 14,1 15,8 11,8 14,0 13,3 16,4 17,6 19,3 14,3 14,9

65 e + 1,8 1,7 1,9 1,7 1,5 2,1 2,2 1,9 1,6 1,4

Fonte: Iscar

(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente dal softuare che elabora i dati, pertanto non sempre S1 trove realizz ata la quadratura verticale e/o oriazonrale.

Tavola A.17.2 - Tassi di attivita (25-64anni) per titolo di studio, classe di eta e ripartizione geografica - Anni 1995 e 1999 (dati percentuali} (a)

TITOLO DI STUDIO R1PARTIZIONI GEOGRAFICHE

CLASSI DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno
1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999

In complesso 25-64 62,5 64,2 64,6 66,5 66,2 68,5 64,6 65,9 57,4 58,9
Senza titolo e licenza elementare 39,9 37,0 39,3 35,9 41,5 38,4 42,0 38,1 38,4 36,5

Licenza di scuola media inferiore 66,9 66,7 69,4 69,3 72,8 72,4 67,4 67,6 61,3 61,0

Qualifica, licenza 0 attestato 76,7 76,4 77,7 15,9 79,9 80,7 76,7 75,3 70,6 71,2

Maturita 16,5 16,3 19,4 80,0 81,1 81,9 16,1 76,2 11,4 70,4

Dottorato e Laurea 86,9 86,4 86,7 81,2 87,3 87,0 86,9 85,6 86,8 86,0

25-34anni 13,6 14,8 82,5 83,1 83,5 84,5 14,2 15,1 61,6 63,1

Senza titolo e licenza elementare 49,3 50,8 59,2 61,8 61,7 61,5 49,4 52,2 44,8 45,8
Licenza di scuola media inferiore 13,4 74,1 82,3 83,3 83,5 85,2 14,5 15,9 61,6 62,2

Qualifica, licenza 0 attestato 83,4 84,5 88,7 81,2 89,2 90,1 82,1 82,6 67,7 71,6

Maturita 74,5 74,3 82,5 83,4 83,0 82,8 74,0 72,9 63,9 63,8

Dottorato e Laurea 83,8 85,5 88,2 89,2 86,2 88,2 82,2 83,8 78,9 81,0

35-64anni 51,8 59,8 51,5 59,8 59,2 62,0 60,8 62,3 55,6 51,1

Senza ritolo e licenza elementare 39,2 36,0 38,4 34,8 40,8 37,5 41,6 37,4 37,7 35,5
Licenza di scuola media inferiore 62,9 62,9 62,3 63,0 66,1 66,3 63,4 63,8 61,2 60,4
Qualifica, licenza 0 artesraro 71,9 71,7 70,2 69,1 72,5 75,1 73,4 71,8 72,9 70,9
Maturita 18,2 71,1 16,9 17,1 80,6 81,3 78,1 78,4 11,6 15,4
Dottorato e Laurea 88,2 86,8 86,0 86,1 88,0 86,4 88,5 86,3 90,1 88,0

Fonte: Istat

(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direnamenre dal software che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la quadratura verticale e/o orizzonrale.
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Tavola A.1B.1- Rapporto occupazione/popolazione per sesso, cIassedi eta e ripartizione geografica - Anni 1995 e 1999 (dati percentuali) (a)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAPICHE
CLASSI DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999

In complesso ( 15 anni eoltre) 41,6 42,4 46,3 47,5 47,7 49,4 42,7 43,7 34,2 34,2
15-24 25,1 25,2 35,1 36,2 40,4 41,0 22,7 24,3 14,0 13,9
25-34 63,3 64,0 76,5 78,2 78,1 79,8 64,5 65,2 45,3 44,5
35-54 66,7 68,7 70,3 73,6 71,4 75,3 70,1 72,5 59,0 59,0
55-64 28,5 27,6 23,9 23,3 26,6 26,7 32,8 30,7 30,9 30,3
65 e + 3,6 3,4 3,5 3,4 3,7 4,1 4,0 3,6 3,2 2,7
Maschi(15 anni eoltre) 56,3 56,1 60,0 60,0 61,3 61,6 56,8 56,5 50,5 50,0
15-24 29,1 29,0 38,8 39,7 43,7 44,0 26,2 28,2 18,9 18,2
25-34 78,2 77,2 87,4 87,3 88,5 88,8 78,8 77,3 65,2 63,3
35-54 87,9 88,3 89,3 90,7 90,1 91,4 90,2 90,6 84,0 83,2

55-64 44,7 41,2 37,6 34,0 41,3 38,1 49,7 44,0 50,1 48,3

65 e + 6,3 5,8 6,1 5,9 7,1 7,2 6,8 6,1 5,6 4,8

Femmine(15 anni eoltre) 28,1 29,8 33,6 35,9 35,1 38,0 29,8 31,9 18,9 19,4

15-24 20,9 21,3 31,3 32,6 37,0 38,0 19,1 20,2 9,1 9,5

25-34 48,2 50,5 65,1 68,6 67,2 70,4 49,9 53,1 25,8 25,9

35-54 45,7 49,1 51,3 56,3 52,4 58,8 50,6 54,8 34,5 35,3

55-64 13,5 15,0 11,2 13,3 12,8 15,8 17,2 18,5 13,5 13,7

65 e + 1,7 1,6 1,8 1,7 1,4 2,1 2,0 1,8 1,5 1,2

Fonte: Israt

(a) GJiarrotondamenti delle clfre sono effettuati direttamente cia! softwareche elaborai dati, pertanto non sempre si trova realizzata la quadratura verticalee/o orizzontale.

Tavola A.18.2 - Rapporto occupazione/popolazione (25-64 anni) per titolo di studio, cIassedi eta e ripartizione geografica - Anni 1995 e
1999 (dati percentuali) (a)

TITOLO DI STUDIO RIPARTIZIONI GEOGRAPICHE

CLASSI DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999

In complesso25-64 57,3 58,5 61,4 63,5 63,4 65,9 60,0 61,2 49,0 49,0

Senza titolo e licenza elementare 36,2 32,9 37,3 33,7 39,8 37,0 39,4 35,6 32,2 29,1

Licenza di scuola media inferiore 61,0 60,2 65,7 65,8 69,7 69,4 62,3 62,4 51,7 49,8

Qualifica, licenza 0 attestato 71,6 71,5 73,8 72,7 76,6 78,3 72,0 69,9 59,9 59,9

Maturira 70,7 70,2 76,3 77,1 78,8 79,5 71,2 70,9 61,3 59,4

Dottorato e Laurea 80,5 80,4 81,9 83,4 82,0 82,6 80,1 79,9 78,6 76,9

25-34anni 63,3 64,0 76,5 78,2 78,1 79,8 64,5 65,2 45,3 44,5

Senza titolo e Iicenza elementare 37,6 37,3 51,5 54,4 56,7 55,3 41,4 44,3 30,5 28,2

Licenza di scuola media inferiore 64,0 63,6 76,7 77,6 78,7 80,5 66,0 66,9 46,6 45,0

Qualifica, Iicenza 0 atrestato 75,2 76,7 82,9 82,5 84,3 87,0 74,1 72,5 49,6 50,9

Maturita 64,6 64,0 77,8 79,0 78,4 79,2 64,7 63,5 46,6 45,0

Dottorato e Laurea 66,3 70,3 76,4 80,6 73,1 77,9 62,5 69,0 54,5 55,4

35-64anni 54,8 56,3 55,5 57,7 57,4 60,4 58,2 59,6 50,6 50,9

Senza titolo e Iicenza elementare 36,1 32,6 36,7 32,8 39,3 36,3 39,3 35,1 32,4 29,2

Licenza di scuola media inferiore 59,2 58.5 59,7 60,S 63,9 64,1 60,2 60,3 55,4 52,6

Qualifica, licenza 0 attestato 69,0 68,6 67,7 66,8 70,S 73,1 70,7 68,7 67,2 65,0

Maturita 75,5 74,7 75,1 75,8 79,1 79,8 76,1 75,8 73,6 70,3

Dottoraro e Laurea 86,7 85,1 84,6 84,9 86,5 85,0 86,7 84,5 88,4 85,7

Fonte: Israr
(a) Gli arrctondamenti delle cifre sono effettuati direttamente dal softwareche elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la quadratura verticale e/o orizzonrale.
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Tavola A.19.1 - Tasso di disoccupazione per sesso, classe di eta e ripartizione geografica - Anni 1995 e 1999 (dati percentuali) (a)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
CLASSI DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999
__ 0 _____

In complesso ( 15 anni e oltre) 11,6 11,4 7,2 6,0 5,7 4,6 10,0 9,2 20,4 22,0

15-24 33,8 32,9 22,5 18,0 15,3 11,6 34,2 29,6 54,7 56,6
25-34 14,0 14,5 7,3 6,6 6,5 5,6 13,1 13,1 26,5 29,5
35-54 5,5 6,0 3,6 3,5 3,1 2,7 4,5 4,5 9,6 11,4

55-64 4,0 4,8 3,1 3,9 2,0 2,4 3,2 3,5 6,0 7,5

65 e + 3,0 2,6 2,2 1,9 1,4 1,2 3,7 2,2 4,2 4,8

Maschi (15 anni e oltre) 9,0 8,8 4,9 3,8 3,6 2,8 7,2 6,6 16,3 17,3

15-24 29,9 29,2 18,9 14,1 11,0 8,9 28,6 24,6 48,9 51,0
25-34 10,9 11,3 4,7 4,1 4,0 3,5 9,4 10,0 21,0 22,9

35-54 4,0 4,2 2,1 1,8 1,8 1,3 2,9 2,6 7,6 8,8

55·64 3,8 4,6 2,5 3,4 1,5 1,9 3,2 3,4 6,0 7,4

65 e + 1,7 1,5 0,0 1,2 1,9 0,8 1,8 1,2 2,9 2,5
Femmine (15 anni e oltre) 16,2 15,7 10,9 9,2 9,1 7,1 14,7 13,2 28,9 31,3

15-24 38,7 37,4 26,8 22,3 19,9 14,6 40,8 35,8 63,5 64,5

25-34 18,6 19,0 10,5 9,7 9,6 8,2 18,5 17,3 37,1 41,5

35-54 8,3 9,1 6,2 6,0 5,2 4,9 7,1 7,6 14,1 17,0

55-64 4,4 5,3 5,0 5,0 3,4 3,5 2,4 3,8 5,5 8,1

65 e + 6,3 5,2 6,9 3,6 5,9 2,1 8,0 4,6 7,7 10,6

Fonte: Istat

(a)Gli arrotondamemi delle dire sono effettuati direttamente dal softwareche e1abora i dati, pertanto non sempre si trovarealizzara la quadratura verticale c/o orizzontale.

Tavola A.19.2 - Tasso di disoccupazione (25-64 anni)per titolo di studio, classe di eta e ripartizione geografica - Anni 1995 e 1999

(dati percentuali} (a)

TITOLO or STUDIO RlPARTIZIONI GEOGRAFICHE

CLASSI DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiarno

1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999

In complesso 25-64 8,3 8,8 4,9 4,6 4,2 3,7 7,1 7,2 14,8 16,9

Senza titolo e Iicenza elementare 9,2 11,1 5,1 6,1 4,1 3,6 6,1 6,7 16,3 20,3

Licenza di scuola media inferiore 8,8 9,7 5,3 5,1 4,4 4,2 7,5 7,7 15,7 18,5

Qualifica, licenza 0 attestaro 6,7 6,3 5,0 4,2 4,1 3,0 6,2 7,2 15,1 15,9

Maturita 7,7 8,0 3,9 3,6 3,5 2,9 7,1 7,0 14,1 15,7

Dottorato e Laurea 7,3 6,9 5,5 4,3 6,1 5,1 7,9 6,6 9,5 10,5

25-34anni 14,0 14,5 7,3 6,6 6,5 5,6 13,1 13,1 26,5 29,5

Senza titolo e licenza elementare 23,8 26,6 13,1 12,1 8,1 10,1 16,3 15,1 32,0 38,4

Licenza di scuola media inferiore 12,8 14,2 6,8 6,8 5,8 5,5 11,3 11,8 24,2 27,6

Qualifica, licenza 0 attestato 9,8 9,3 6,6 5,4 5,5 3,4 9,8 12,2 26,7 28,8

Maturira 13,3 13,8 5,6 5,2 5,5 4,4 12,6 12,9 27,1 29,5

Dottorato e Laurea 20,8 17,8 13,4 9,7 15,2 11,7 24,0 17,6 31,0 31,5

35-64anni 5,3 5,9 3,6 3,5 2,9 2,7 4,2 4,4 9,0 10,8

Senza titolo e licenza elementare 7,9 9,6 4,6 5,7 3,7 3,1 5,5 6,1 14,1 17,6

Licenza di scuola media inferiore 5,8 7,0 4,1 4,0 3,4 3,4 5,0 5,4 9,5 12,9

Qualifica, licenza a atrestato 4,1 4,2 3,5 3,4 2,7 2,7 3,7 4,4 7,8 8,4

Maturita 3,4 3,9 2,3 2,4 1,8 1,8 3,4 3,4 5,2 6,9

Dottorato e Laurea 1,8 2,0 1,6 1,3 1,7 1,6 2,0 2,1 1,9 2,6

Fonte: Istar

(a)Gli arrotondamenti dellecifre sono effettuaci direttamenre dal software che elabora I dati, pertanto non sempre si rrova realizzata la quadratura verticale e/o orlzzontale.
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Tavola A.20 - Incidenza deidisoccupati di breve, media e lunga duratasui totaledeidisoccupati persesso e ripartizione geografica - Anni1995 e 1999 (dati percentualij (a)

SEssa RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

CLASSI DrDURATA Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno
1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999

Incomplesso (15anni eoltre)

DaO a5 mesi 19,0 16,5 21,6 22,2 30,7 33,2 18,8 16,3 16,1 12,9
Da6 a 11 mesi 13,3 10,5 16,1 14,1 16,6 13,6 13,8 11,0 11,7 9,2

Da12e oltre 67,7 73,0 62,3 63,7 52,7 53,1 67,3 72,7 72,2 77,9

Maschi (15 anni eoltre)

DaO a5 mesi 19,3 17,1 22,2 24,7 30,9 36,7 20,3 17,2 17,0 14,0
Da6a 11 mesi 13,2 10,5 16,2 14,7 16,0 12,2 14,4 10,6 11,8 9,6

Da12e oltre 67,5 72,4 61,6 60,6 53,1 51,1 65,3 72,2 71,2 76,4

Femmine (15 anni eoltre)

DaOa5mesi 18,6 16,0 21,1 20,7 30,6 31,3 17,7 15,7 15,0 11,8

Da6a 11 mesi 13,5 10,5 16,1 13,7 16,9 14,4 13,4 11,3 11,6 8,6

Da12e oltre 67,9 73,5 62,8 65,7 52,5 54,3 68,9 73,0 73,5 79,5

Fonte: Istat

(a) Gliarrotondamemi delle cifre sonoeffettuari dirertamente dal software che clabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzara Iaquadrarura verticale e/oorizzonrale,
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TAVOLE STATISTICHE

Tavola A.21 - Principali indicatori demografici per ripartizione geografica

INDICATORI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1992

Popolazione residente (a131 dicembre) 56.960.300 14.972.338 10.407.263 10.939.598 20.641.101
di cui: di cittadinanza straniera 573.258 181.817 104.890 179.363 107.188

Struttura per eta dellapopolazione maschile (%)
0-14 anni 16,6 13,7 13,5 14,8 21,2
15-64 anni 70,4 73,2 72,1 70,6 67,4
65anni e pili 13,0 13,1 14,4 14,6 11,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Struttura per eta dellapopolazione femminile ('Yo)
0-14 anni 14,9 12,1 12,1 13,1 19,2
15-64 anni 66,8 68,1 67 67,1 65,8
65anni e pili 18,3 19,8 20,9 19,8 15
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Indicedi veeehiaia (a) 100,0 128,2 139,3 123,8 65,7
Indicedi dipendenza strutturale (b) 45,8 41,8 44 45,4 50,2
Tassodi crescita naturale(per 1000 abitanti) 0,5 -2,1 -2,0 -1,2 4,6
Tassodi crescita totale (per 1000 abitanti) 3,6 2,0 3,2 2,8 5,3
Speranza di vita alianaseita deimasehi (m) 74,1 73,8(e) 73,8(e) 74,8 74,2
Speranza di vita alianascita delle femmine (m) 80,6 80,9(e) 80,9(c) 81 79,8
Speranza di vita a 65anni deimasehi (m) 15,4 15,2(e) 15,2(e) 15,6 15,4
Speranza di vita a 65anni dellefemmine (m) 19,1 19,5(e) 19,5(c) 19,4 18,4

Nati (d) 567.841 123.418 86.594 97.518 260.311
Quoziente generico di natalita(per 1000 abitanti) 10,0 8,3 8,3 8,9 12,6
Numero mediodi figli per donna (e) 1,33 1,1O(e) 1,1O(e) 1,18 1,65
Numero mediodi figli per donna(primadei 30anni) 0,76 0,57(e) 0,57(c) 0,63 0,63
Eta mediaal parto 29,3 29,9(c) 29,9(e) 29,8 28,7

Morti (d)
Maschi (d) 283.289 79.776 56.083 57.128 90.302
Femmine(d) 263.401 76.252 52.344 53.215 81.590
Morti a menodi un anno di vita (d) 4.489 848 519 791 2.331
Quoziente generico di mortalita (per 1000 abitanti) 9,6 10,4 10,4 10,1 8,3
Quoziente di mortalita infantile(per 1000nati vivi) 8,0 7,0 6,1 8,3 9,1

Formazione e scioglimento dei matrimoni
Matrimoni 312.348 76.321 53.063 55.046 127.918
Quoziente di nuzialita(matrimoni per 1000abitanti) 5,5 5,1 5,1 5,0 6,2
Judice di primo nuzialitadei maschi (f) 649,9 585,5 585,5 602,1 751,9
Indicedi primo nuzialitadellefemmine (f) 671,5 622,8 622,8 628,6 738,6
Eta mediaal primo matrimoniodei maschi 28,9 29,2 29,2 29,3 28,5
Eta mediaal primo matrimonio dellefemmine 26,0 26,5 26,5 26,6 25,3
Separazioni 45.754 16.585 8.931 11.179 9.059
Divorzi 25.997 10.482 5.575 4.552 5.388

Famiglie anagrafiche (alCensimentodel 1991) 19.909.003 5.745.700 3.766.571 3.864.182 6.532.550
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Tavola A.21 (segue) - Principali indicatori demografici per ripartizione geografica

INDICATORI

Popolazione residente (a131 dieembre)
di cui: di cittadinanza straniera

Struttura per eta della popolazione masehile (%) (h)
0-14 anni
15-64 anni
65 anni e piu
Totale

Struttura per eta della popolazione femminile (%) (h)
0-14 anni
15-64 anni
65 anni e piu
Totale

Indice di veeehiaia (a)(h)
Indice di dipendenza strutturale (b)(h)
Tasso di ereseita naturale (per 1000 abitanti)
Tasso di ereseita totale (per 1000 abitanti)
Speranza di vita alia nascita dei masehi (g)
Speranza di vita alia nascita delle femmine (g)
Speranza di vita a 65 anni dei masehi (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 aI parto (I)

Morti (d)(h)
Masehi (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)

Formazione 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 aI primo matrimonio dei masehi (i)
Eta media aI primo matrimonio delle femmine (i)
Separazioni
Divorzi

Famiglie anagrafiche (a131 dicembre)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1998

57.612.615 15.069.493 10.560.820 11.071.715 20.910.587
1.116.394 366.491 236.616 328.910 184.377

15,3 13,1 13,1 13,8 18,8
69,9 71,7 71,0 69,7 68,1
14,8 15,2 15,9 16,5 13,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13,7 11,6 11,7 12,2 17,0
65,9 66,3 65,6 65,9 65,8
20,4 22,1 22,7 21,9 17,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
122,0 151,4 156,8 147,8 85,1

47,5 45,2 46,7 47,7 49,4
-0,8 -2,3 -2,1 -2,3 1,8
0,9 1,8 3,4 1,7 -1,6

75,5 75,2 75,7 76,0 75,5
81,8 81,8 82,4 82,1 81,2
16,0 15,8 16,2 16,2 16,0
20,1 20,2 20,7 20,3 19,5

515.439 123.541 90.198 91.535 210.165
9,0 8,2 8,6 8,3 10,0

1,21 1,07(e) 1,07(e) 1,08 1,41
0,61 0,48(e) 0,48(e) 0,49 0,80
30,0 30,6(e) 30,6(e) 30,6 29,2

569.418 159.378 114.177 116.016 179.847
288.133 78.451 57.647 59.110 92.925
281.285 80.927 56.530 56.906 86.922

2.820 546 398 475 1.401
9,9 10,6 10,8 10,5 8,6
5,5 4,4 4,4 5,2 6,7

276.570 66.676 47.491 50.581 111.822
4,8 4,4 4,5 4,6 5,3

563,7 499,8 507,8 518,8 657,4
608,6 559,3 565,3 560,4 670,6

30,2 30,6 30,8 30,8 29,4
27,4 28,0 28,1 28,2 26,4

62.737 20.210 14.084 14.128 14.315
33.510 11.865 8.094 7.214 6.337

21.814.598 6.266.223 4.141.542 4.226.679 7.180.154

Fonte: Istat, Rilevazione della "Popolazione e movimento anagrafico dei cornuni" J Elaborazione della "Popolazione residence per sesso, eta
e regione", Elaborazione delle "Tavole di mortalita della popolazione italiana per regione", Rilevazione del "Movimento naturale della
popolazione presente, It Rilevazione delle Nascite - caratteristiche demografiche e sociali'', Rilevazione dei "Decessi - caratteristlchc

demografiche e sociali, "Rilevazione dei "Matrimoni", Rilevazione delle "Separazioni personali dei coniugi e divorzi It, Rilevazione dei
"Citradini stranieri iscritti in anagrafe", Elaborazione delle "Tavole di fecondita regionali"

(a) Indice di vecehiaia: rapporto tra la popolazione con 65 anni e pili e Ia popolazione di D-14 anni (per 100).
(b) Indice di dipendenza strutturale: rapporto tra Ie popolazioni di D-14 anni e di 65 anni e piu' e la popolazione di 15-64anni (per 100).
(e) Dati riferiti all'Italia settentrionaIe.
(d) Statistiche del movimento naturale della popolazione presenre.
(e) .Numero media di figli per donna: somma dei quozienti specifici calcolati rapportando per ogni eta feconda (15-49 anni) i nati vivi all'am

montare media annuo della popolazione femminile.
(I) Indice di primo nuaialita: somma dei quozienti specifici di nuzialita degli sposi celibi 0 nubili per singolo anna di eta tra i 15-49anni mol-

t.iplicataper 1000.
(g) Stima.
(h) Dati provvisori.
(i) Dati riferiti aI 1997.
(1) Dati riferiti aI 1996.
(m) Tavole regionali di rnortalita 1990-1994.
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Tavola A.22 - Tipologie familiari per ripartizione geografica (valori percentuali)

TIPOLOGIE FAMILIARI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1993

Famiglie (migliaia) 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 piu nuclei 1,4 0,6 1,7 2,4 1,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1998

Famiglie (migliaia) 21.211 5.999 4.045 4.200 6.968

Senza nuclei

Persone sole 21,7 24,4 22,6 23,7 17,5
Altre famiglie senza nuclei 1,9 1,8 2,3 1,8 1,9

Con un nueleo

Senza membri isolati

coppie senza figli 19,5 21,8 20,2 20,6 16,6
coppie con figli 44,2 40,2 40,9 39,9 52,1
monogenitore 7,3 7,8 7,4 6,5 7,4

Con membri isolati

coppie senza figli 1,2 1,1 1,4 1,6 0,8
coppie con figli 2,4 1,8 2,8 3,3 2,1
monogenitore 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6

Con due 0 piu nuelei 1,2 0,6 1,6 1,9 1,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat - Indagine Multiscopo sullefamiglie - Aspetti dellavita quotidiana.l993-1998 e "Famiglie e soggetti
sociali" 1998
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Tavola A.23 • Permessi di soggiomo per area geografica di cittadinanza e ripartizione geografica at 31 dicembre
{oalori percentuali}

AREA GEOGRAFICA RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1992

Totale permessi di soggiorno 589.457 169.960 124.531 199.739 95.227
Europa 36,6 35,8 43,9 36,9 27,6
dicui: Europa 15 17,6 18,7 16,9 20,0 11,9

Africa 30,6 36,1 33,1 22,1 35,4
dicui: Settentrionale 19,0 23,6 21,4 11,5 23,3

Asia 16,8 16,4 9,8 23,7 12,3

dicui: Orientale 9,2 9,8 4,1 13,6 5,1

America 15,4 11,2 12,8 16,6 24,0

dicui: Settentrionale 7,4 2,5 6,8 6,8 18,1

Oceania 0,4 0,2 0,3 0,6 0,6

Apolidi 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1998

Totale permessi di soggiorno 1.090.820 338.789 246.661 334.056 171.314

Europa 39,0 35,3 46,5 40,8 31,8

dicui' Europa 15 13,0 14,1 12,0 15,2 8,3

Africa 29,0 33,9 31,2 19,0 35,7

dicui: Settentrionale 18,8 23,2 19,7 10,8 24,6

Asia 19,0 18,7 12,7 25,5 16,1

dicui: Orientale 10,7 11,5 6,1 15,4 6,3

America 12,7 11,9 9,4 14,3 16,2

dicui: Settentrionale 4,4 1,3 4,3 4,1 11,3

Oceania 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2

Apolidi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni Istat sudati forniti dal Ministero dell'Interno

532



TAVOLE STATISTICHE

TavolaA.24 - Permessi di soggiorno per motivi di famiglia per area geografica di cittadinanzae ripartizione geografica,
al 31 dicembre (incidenza percentuale sui totale dei permessi)

AREA GEOGRAFICA RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1992

Europa 18,7 20,7 16,6 14,9 28,8
dicui: Europa 15 21,4 22,1 21,0 15,8 40,2
Africa 8,1 8,6 6,1 8,8 9,0
dicui: Settentrionale 9,1 9,1 6,3 11,0 9,7

Asia 12,8 15,7 14,8 9,9 15,5
dicui: Orientale 13,8 16,5 21,6 10,3 17,3
America 39,5 30,8 50,4 22,2 64,3
dicui: Settentrionale 53,4 32,8 64,9 28,1 73,0
Oceania 18,5 22,8 21,6 12,2 25,9
Apolidi 11,7 11,2 9,5 13,9 15,4
Totale 17,7 16,6 17,2 13,6 28,6

1998

Europa 25,1 26,9 24,6 20,1 34,6

dicui: Europa 15 21,2 22,2 21,1 14,4 42,4

Africa 19,4 21,2 22,0 16,7 15,6
dicui: Settentrionale 23,2 24,7 27,2 21,3 17,2

Asia 20,1 22,6 25,4 15,7 21,7

dicui: Orientale 19,0 20,6 26,6 15,5 19,9

America 43,8 35,9 61,7 27,2 69,3

dicui: Settentrionale 60,5 45,8 74,1 31,1 77,5

Oceania 28,9 38,7 36,3 16,7 47,4

Apolidi 13,2 14,7 11,9 12,8 11,8

Totale 24,9 25,3 27,4 19,3 31,4

Fonte: Elaborazioni Istat sudatiforniti da! Ministero dell'Interno
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Tavola A.25 - Decessi per sesso, causa di morte e ripartizione geografica (valon percentuali)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

CAUSE DI MORTE Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1992

Maschi 283.289 79.776 56.083 57.128 90.302
Malattie infettive 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Tumori 31,3 34,5 34,5 32,1 26,0
Di cui: Apparato respiratorio 10,2 11,4 11,6 10,1 8,4

Malattie sistema circolatorio 38,8 37,1 37,3 39,3 40,8
Di cui: Malattie ischemiche 14,2 14,0 16,0 15,0 12,9

Malatrie apparato respiratorio 7,0 6,4 6,0 6,4 8,6
Malattie apparato digerente 5,4 5,1 5,0 5,0 6,2

Mal definite 1,6 1,6 1,1 1,2 2,1

Cause violente 6,5 6,3 7,5 6,1 6,4

Altre 9,0 8,7 8,1 9,4 9,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Femmine 263.401 76.252 52.344 53.215 81.590

Malattie infettive 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3

Tumori 23,9 26,5 26,3 24,9 19,3

Di cui: Seno e utero 5,3 6,0 5,5 5,2 4,8

Malattie sistema circolatorio 48,5 46,9 47,3 48,0 51,1

Di cui: Malattie ischemiche 12,1 11,6 14,5 12,8 10,5

Malattie apparato respiratorio 4,8 4,7 4,8 4,5 5,0

Malattie apparato digerente 4,6 4,3 4,6 4,2 5,0

Mal definite 2,6 2,7 1,8 2,3 3,1

Cause violente 4,1 4,2 4,4 4,6 3,5

Altre 11,2 10,3 10,3 11,1 12,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1996

Maschi 284.052 78.813 56.713 57.767 90.759

Malattie infettive 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5

Tumori 32,0 35,3 34,4 32,3 27,5

Di cui: Apparato respiratorio 10,1 11,4 11,0 9,8 8,7

Malattie sistema circolatorio 38,8 36,6 37,8 40,0 40,6

Di cui: Malattie iscbernicbe 14,4 14,0 15,9 15,5 13,3

Malattie apparato respiratorio 6,9 6,1 6,2 6,4 8,4

Malattie apparato digerente 4,9 4,5 4,5 4,5 5,7

Mal definite 1,3 1,4 0,8 0,9 1,7

Cause violente 5,9 5,7 6,9 5,7 5,5

Altre 9,8 9,8 8,9 9,8 10,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Femmine 270.524 78.430 54.269 54.516 83.309

Malattie infettive 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

Tumori 24,3 26,5 26,6 24,9 20,3

Di cui: Seno e utero 5,4 5,9 5,5 5,2 4,9

Malattie sistema circolatorio 48,0 46,3 46,6 48,0 50,5

Di cui: Malattie ischemiche 12,7 12,2 14,5 13,8 11,4

Malattie apparato respiratorio 4,7 4,6 5,0 4,4 4,8

Malattie apparato digerente 4,5 4,3 4,4 4,2 5,1

Mal definite 1,6 1,7 1,3 1,4 1,9

Cause violente 4,2 4,3 4,2 4,7 3,7

Altre 12,2 11,8 11,4 11,9 13,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat - Rilevazione delle cause di rnorte
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Tavola A.26 - Notifiche di malattie infettive, aborti spontanei, interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), ammessi
nei servizi pschiatrici per ripartizione geografica (valori assoluti e tassi}

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1992

Notifiche di malattie infettive 287.745 85.504 88.728 55.540 57.973
tassoper 100.000 abitanti 506,1 571,7 853,9 508,4 281,6
Di cui:
Epatite A 5.739 632 359 329 4.419
tassoper 100.000 abitanti 10,1 4,2 3,5 3,0 21,5
Epatire B 3.175 974 572 519 1.110
tassoper 100.000 abitanti 5,6 6,5 5,5 4,8 5,4
Altre epatiti 3.677 897 463 524 1.793
tassoper 100.000 abitanti 6,5 6,0 4,5 4,8 8,7
Salmonellosi non tifoidale 21.653 6.327 7.593 4.785 2.948
tassoper 100.000 abitanti 38,1 42,3 73,1 43,8 14,3
AIDS 4.036 1.619 784 923 710
tassoper 100.000 abitanti 7,1 10,8 7,5 8,4 3,4
TBC polmonare 2.376 1.272 608 115 381
tassoper 100.000 abitanti 4,2 8,5 5,9 1,1 1,9
TBC extra polmonare 576 266 199 28 83
tassoper 100.000 abitanti 1,0 1,8 1,9 0,3 0,4

Aborti spontanei (a){b) 58.240 13.927 11.732 11.080 21.501
tassoper 1000 donne 15-49anni (a) 4,2 4,4 4,4 3,9 4,0
tassoper 1000 nati vivi (a)(c) 103,4 131,0 132,8 110,8 78,6

Interruzioni volontarie di gravidanza (a) 149.824 37.890 22.057 33.425 56.452
tasso per 1000 donne 15-49 anni (a) 10,5 10,4 8,5 11,9 10,8
tassoper 1000 nati vivi (a)(c) 260,3 314,3 255,1 333,8 210,7

Ammessi nei servizi psichiatrici 115.164 37.721 24.609 18.958 33.876
tassoper 100.000 abitanti 202,5 252,2 236,8 173,5 164,6

1997

Notifiche di malattie infettive (d) 297.480 88.757 77.891 53.247 76.769
tassoper 100.000 abitanti 517,2 590,4 741,1 482,5 366,7
Dicui:
Epatite A 9.952 750 416 650 8.136
tassoper 100.000 abitanti 17,3 5,0 4,0 5,9 38,9
Epatite B 1.996 629 375 466 526
tassoper 100.000abitanti 3,5 4,2 3,6 4,2 2,5
Altre epatiti 1.235 325 147 190 573
tassoper 100.000 abitanti 2,1 2,2 1,4 1,7 2,7
Salmonellosi non tifoidale 16.020 4.039 4.790 4.101 3.090
tassoper 100.oooabitanti 27,9 26,9 45,6 37,2 14,8
AIDS 3.790 1.610 792 841 547
tassoper 100.000 abitanti 6,6 10,7 7,5 7,6 2,6
TBC polmonare 3.972 1.217 847 861 1.047
tassoper 100.000 abitanti 6,9 8,1 8,1 7,8 5,0
TBC extra polmonare 1.402 463 466 236 237

tassoper 100.000 abitanti 2,4 3,1 4,4 2,1 1,1

Aborti spontanei (a){b) 66.873 16.538 12.796 14.260 23.279
tassoper1000donne1~49anni~) 4,6 4,6 4,9 5,0 4,2
tassoper 1000 nati vivi (a)(c) 124,3 134,3 138,7 148,6 102,9

Interruzioni volontarie di gravidanza (a)(e) 138.354 36.219 20.850 29.763 51.522
tassoper 1000 donne 15·49anni (a) (e) 9,5 9,4 7,5 10,2 9,9
tassoper 1000 nati vivi (a)(c) (e) 260,8 279,1 212,7 300,0 253,6

Ammessi nei servizi psichiatrici 136.803 44.976 27.929 22.772 41.126
tassoper 100.000 abitanti 237,9 299,2 265,7 206,3 196,5

Fonte: Istat - Indagini su: malattie infettive (1992), aborti sponranei, interruzioni volontarie della gravidanza, arnrnessi nei servizi psichiatrid Ministero
della - Indagine su: malattie infettive (1997) Dipartimento della Prevenzione, Ufficio Profilassi Malartie infettive, Bollettino epidemiologico

(a) I valori assoluti rappresentano il rrumero di casi avvenuti nella riparrizione mentre I tassi sono calcolati sulla ripartizione dl residenza.
(b) Dati stimati per la regione Piemonte.
(c) II numero di nati vivi e provvisorio.
(d) Il totale Italia non coincide con la somma dei valori assohati delle ripartizioni in quanto non e disponibile Ia distribuzione territoriale degli 816 casi

di malaria.
(e) Dati riferiti al 1998.
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Tavola A.27 - Persone che valutano buono it proprio stato di salute per classe di eta e ripartizione
geografica (valori percentuali)

CLASSI DI ETA' RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
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 anni e piu 31,5 33,6 36,0 30,3 27,4-
Totale 72,0 70,9 71,2 70,7 73,8

1998

fino a 24 anni 93,5 92,7 93,2 93,8 93,8
25 - 54 anni 83,3 81,7 82,7 82,7 85,1
55 - 64 anni 60,2 62,2 61,7 59,7 57,7
65 anni e piu 36,3 39,7 40,0 34,0 32,6
Totale 75,2 74,0 74,5 73,3 77,4

Fonte: Istat - IndagineMultiscopo sullefamiglie - Aspetti dellavita quotidians

Tavola A.28 - Persone che dichiarano di essere affette da almeno una malattia cronica per classe di eta
e ripartizione geografica(valoripercentuali)

CLASSI DI ETA' RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-avest 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 anni e piu 68,2 63,9 60,9 72,4- 74,2

Totale 34,5 32,3 31,1 38,0 36,0

1998

Fino a 24 anni 8,7 11,2 10,9 11,0 5,8

25-54 anni 24,7 23,5 25,2 26,6 24,4

55-64 anni 59,7 56,3 59,8 61,4 61,6

65 anni e piu 76,9 70,3 76 77,5 82,9

Totale 33,5 33,5 35,7 36,7 30,8

Fonte: Istat - Indagine Multiscopo sulle famiglie - Aspetti della vita quotidiana
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Tavola A.29 - Persone di 14 anni e piu che si dichiarano fumatori per sesso, classe di eta e
ripartizione geografica (valoripercentuali)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

CLASSI Dr ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1993

Maschi 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 pili 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 io.s 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

1998

Maschi 32,2 30,3 28,9 33,6 34,5

fino a 24 anni 26,6 28,7 29,3 28,7 23,7

25 - 44 anni 38,9 34,9 34,4 40,9 43,5

45 - 64 anni 30,2 28,6 24,6 34,7 32,0

65 anni e pili 18,2 19,0 15,0 16,6 20,6

Femmine 17,3 17,8 18,6 20,8 14,3

fino a 24 anni 15,9 19,2 20,1 20,2 10,8

25 - 44 anni 24,5 24,5 24,7 29,7 21,6

45 - 64 anni 13,1 12,5 16,9 16,7 8,8

65 anni e pili 5,3 6,8 6,8 5,9 2,6

Totale 24,5 23,8 23,5 27,0 24,0

fino a 24 anni 21,3 24,1 24,8 24,5 17,4

25·44 anni 31,7 29,8 29,7 35,3 32,4

45 - 64 anni 21,4 20,3 20,6 25,3 20,3

65 anni e pili 10,6 11,6 10,1 10,3 10,2

Fonte: Istat . Indagine Multiscopo sulle famiglie . Aspetti della vita quotidiana

537



ISTAT - R"PPORTO ANNUALE 1999

Tavola A.30 - Persone di 3 anni e piu per stile alimentare e per ripartizione geografica (per 100
persone della stessa zona)

STILIALIMENTARI

Pasta principale cena

Pasta principale pranza

Colazione adeguata (a)

Pranzo in casa

Pasta principale cena

Pasta principale pranzo

Colazione adeguata (a)

Pranzo in casa

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1993

17,3 27,1 18,3 19,5 8,4
78,2 69,3 78,5 75,7 85,8
66,8 66,6 72,6 72,9 60,9
84,5 77,5 83,3 84,0 90,6

1998

21,0 30,0 22,4 25,2 11,5
72,7 63,3 72,0 67,7 82,5
76,7 77,8 79,4 80,5 72,4

77,6 69,3 76,3 74,9 85,6

Fonte: Istat • Indagine multiscoposullefamiglie . Aspetti dellavita quotidiana

(a)Siconsideraadeguata la colazionein cui vengonoconsumatialimentienergetici e calorici, come latte, pane, biscotti, brioche.

538



TAVOLE STA TISTICHE

Tavola A.31 - Indicatori dell'attivita degli Istituti di cura pubblici e privati per ripartizione geografica

INDICATORI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1992

Istituti pubblici

N.Istituti 1.142 264 251 240 387
N. posti Ieuo 298.453 77.857 67.474 56.964 96.158
N. degenti 7.638.636 1.992.171 1.712.202 1.491.896 2.442.367
N. giornate di degenza 77.027.997 20.976.162 18.266.325 15.192.550 22.593.960
Posti letto per 1000abitanti 5,3 5,2 6,5 5,2 4,7
Tasso di utilizzo dei posti letto (a) 70,5 73,6 74,0 72,9 64,2
Tasso di ospedalizzazione (b) 134,4 133,2 164,8 136,6 118,7
Durata media del ricovero (giorni) (c) 10,1 10,5 10,7 10,2 9,3
Totale personale 471.410 142.060 108.847 89.540 130.963
di cui:medici 80.070 22.836 16.892 15.270 25.072

personate sanitaria ausiliario (d) 331.320 99.626 79.149 62.077 90.468
Personale per 100posti letto 158,0 182,5 161,3 157,2 136,2
di cui: medici 26,8 29,3 25,0 26,8 26,1

personale sanitaria ausiliario (d) 111,0 128,0 117,3 108,9 94,1

Personale per 1000abitanti 8,3 9,5 10,5 8,2 6,4
di cui: medici 1,4 1,5 1,6 1,4 1,2

personate sanitaria ausiliario (d) 5,8 6,7 7,6 5,7 4,4

Istituti privati

N.Istituti 784 184 117 214 269
N. posti letto 91.004 25.578 11.936 24.418 29.072
N. degenti 1.200.055 335.322 169.653 215.037 480.043
N. giornate di degenza 22.176.893 6.455.840 2.755.261 5.840.158 7.125.634
Posti letto per 1000abitanti 1,6 1,7 1,2 2,3 1,4
Tasso di utilizzo dei posti letto (a) 66,6 69,0 63,1 65,3 67,0
Tasso di ospedalizzazione (b) 21,1 22,5 16,4 19,7 23,4
Durata media del ricovero (giorni) (c) 18,5 19,3 16,2 27,2 14,8
Totale personale 73.236 27.311 10.530 14.460 20.935
di cui:medici 13.775 4.927 2.319 2.663 3.866

personale sanitaria ausiliario (d) 49.631 18.421 6.910 10.007 14.293

Personale per 100posti let to 91,5 106,8 88,2 59,2 72,0
di cui: medici 15,1 19,3 19,4 10,9 13,3

personale sanitaria ausiliario (d) 54,5 72,0 57,9 41,0 49,2

Personale per 1000abitanti 1,3 1,8 1,0 1,3 1,0
di cui: medici 0,2 0,3 OJ2 0,2 0,2

personale sanitaria ausiliario (d) 0,9 1,2 0,7 0,9 0,7
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Tavola A.31 (segue) - Indicatori dell'attivita degli Istituti di cura pubblici e privati per ripartizione geografica

INDICATORI

Istituti pubblici

N.Istituti
N. posti letto

N. degenti
N. giornate di degenza

Posti letto per 1000 abitanti
Tasso di utilizzo dei posti letto (a)
Tasso di ospedalizzazione (b)
Durata media del ricovero (giorni) (c)

Totale personale
di cui: medici

personate sanitariaausiliario(dJ
Personale per 100 posti letto

di cui: medici
personate sanitarioausiliario(dJ

Personale per 1000 abitanti
di cui: medici

personale sanitarioausiliario (dJ

Istituti privati
N.Istituti

N. posti letto
N. degenti
N. giornate di degenza
Posti letto per 1000 abitanti
Tasso di utilizzo dei posti letto (a)

Tasso di ospedalizzazione (b)
Durata media del ricovero (giorni) (c)

Totale personale
di cui:medici

personale sanitariaausiliario(d)
Personale per 100 posti letto

di cui:medici
personale sanitariaausiliario(dJ

Personale per 1000 abitanti

di cui: medici
personale sanitarioausiliario(dJ

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1997 (e)

941 240 173 178 350
262.920 72.127 53.382 51.101 86.310

9.086.396 2.284.874 1.811.646 1.776.498 3.213.378

73.176.567 20.837.551 15.088.083 14.491.981 22.758.952

4,6 4,8 5,1 4,6 4,1

76,3 79,2 77,4 77,7 72,2

158,0 152,0 172,4 160,9 153,5
8,1 9,2 8,3 8,2 7,1

563.402 162.433 117.519 110.726 172.724
98.637 26.650 18.607 20.118 33.262

252.215 85.925 67.001 60.032 93.087

214,3 225,2 220,1 216,7 200,1

37,5 36,9 34,9 39,4 38,5

95,9 119,1 125,5 117,5 107,9

9,8 10,8 11,2 10,0 8,2

1,7 1,8 1,8 1,8 1,6

4,4 5,7 6,4 5,4 4,4

674 123 87 199 239

75.877 16.285 10.086 22.297 23.025

1.215.201 380.476 206.129 292.536 586.978

21.297.607 3.735.421 2.209.149 5.384.733 5.047.500

1,4 1,1 1,0 2,0 1,1

76,9 62,8 60,0 66,2 60,1

21,4 25,3 19,6 26,5 28,0

17,5 9,8 10,7 18,4 8,6

60.025 18.368 9.428 20.001 23.658

8.272 3.608 2.359 4.747 5.405

45.453 7.616 3.852 8.014 10.540

79,1 112,8 93,5 89,7 102,7

10,9 22,2 23,4 21,3 23,5

59,9 46,8 38,2 35,9 45,8

1,1 1,2 0,9 1,8 1,1

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

0,8 0,5 0,4 0,7 0,5

Fonte: E1aborazioni Istat su dati del Ministero dellaSanita
(a) Giornate di degenzaeffettivedivisoIegiornate di degenzapotenziali per 100.Giornate di degenzaporenziali-s posri letto per 365

giorni dell'anno.
(b)Degenti divisola popolazione mediaresidenteper 1.000.
(c)Giornate di degenza divisoi degenti.
(d) II personalesanitario ausiliario comprende il personaleinfermieristico e il personalecon funzioni di riabilitazione.
(e)I dati trasmessi dagliIstituti di cura sono stati cornplerati mediantestimedei dati mancanti.
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TAVOLE STATISTICHE

Tavola A.32 - Indicatori del sistema scolastico: Scuole materne, elementari e medie per ripartizione geografica

INDICATORI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1992-1993

Scuola materna

Scuole 27.599 5.565 4.404 4.815 12.815
Bambini 1.584.993 346.707 241.041 277.517 719.728
Insegnanti 118.943 25.262 17.472 21.796 54.413
Bambini per insegnante 13,3 13,7 13,8 12,7 13,2
Bambini per sezione 23,2 23,9 22,7 23,1 23,1
Bambini stranieri per 1000 iscritti 4,0 7,1 6,1 6,3 0,8
Tasso di scolarita (a) 95,5 96,3 97,7 98,9 93,2

Scuola elementare
Scuole 22.336 5.252 4.397 4.073 8.614
Alunni 2.938.687 635.254 434.240 505.494 1.363.699
Insegnanti 283.762 65.993 48.830 50.179 118.760
Alunni per insegnante 10,4 9,6 8,9 10,1 11,5
Alunni per classe 16,3 15,8 14,6 16,3 17,2
Alunni stranieri per 1000 iscritti 5,2 8,0 8,6 9,2 1,2
Ripetenti per 100 iscritti 0,5 0,4 0,3 0,3 0,8
Ripetenti femmine per 100 iscritte 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6
Ripetenti all 0 anna per 100 iscritti al 10 anno 0,8 0,5 0,4 1,5 1,3
Licenziati per 100 esaminati 99,5 99,6 99,7 99,6 99,5
Tasso di scolarita (a) 101,3 101,1 100,9 102,5 101,1

Scuola media
Scuole 9.851 2.418 1.727 1.803 3.903
Alunni 2.057.193 444.821 305.774 358.565 948.D33
Insegnanti 259.244 56.926 40.365 45.801 116.152
Alunni per insegnante 7,9 7,8 7,6 7,8 8,2
Alunni per classe 19,4 19,5 18,9 19,3 19,7
Alunni stranieri per 1000 iscritti 3,1 4,9 4,6 6,1 0,7
Ripetenti per 100 iscritti 6,3 4,9 4,9 5,7 7,6
Ripetenti femmine per 100 iscritte 3,9 3,1 2,7 3,6 4,9

Ripetenti al 10 anna per 100 iscritti al 10 anna 9,1 7,2 7,2 8,1 11,6
Licenziati per 100 esaminati 98,1 98,2 99,1 98,6 97,6

Tasso di scolarita (a) 107,2 106,7 113,3 108,7 105,0
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Tavola A.32 (segue) - Indicatori del sistema scolastico: Scuole materne, elementari e medie per ripartizione geografica

INDICATORI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1997-1998

Scuola materna
Scuole 25.825 5.401 4.328 4.431 11.665

Bambini 1.588.020 352.570 257.287 277.065 693.762

Insegnanti 118.470 26.223 19.268 21.201 51.778

Bambini per insegnante 13,4 13,4 13,4 13,1 13,4

Bambini per classe 23,4 23,9 23,1 23,3 23,1

Bambini stranieri per 1000iscritti 9,5 15,6 18,7 12,2 1,9

Tassodi scolarita (a) 96,2 97,8 98,5 99,0 94,2

Scuola elementare
Scuole 19.406 4.737 3.761 3.516 7.392

Alunni 2.820.919 611.888 427.175 485.972 1.295.884

Insegnanti 282.403 65.255 46.860 49.955 120.519

Alunni per insegnante 10,0 9,4 9,1 9,7 10,8

Alunni per classe 19,1 18,6 17,1 19,1 20,2

Alunni stranieri per 1000iscritti 11,0 18,0 21,1 16,3 2,4

Ripetenti per 100iscritti 0,4 0,3 0,5 0,2 0,5

Ripetenti femmine per 100 iscritte 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4

Ripetenti al 10 anna per 100iscritti all 0 anno 0,5 0,4 0,4 0,3 0,8

Licenziatiper 100esaminati(b) 99,6 99,5 99,7 99,7 99,6

Tassodi scolarita (a) 100,8 100,8 100,4 101,3 100,8

Scuola media
Scuole 8.840 2.106 1.564 1.576 3.594

Alunni 1.809.059 391.294 271.844 296.663 849.288

Insegnanti 199.165 43502 29.583 33.893 92.187

Alunni per insegnante 9,1 9,0 9,2 8,8 9,2

Alunni per classe 20,2 20,6 20,0 19,3 20,5

Alunni stranieri per 1000iscritti 7,5 12,9 14,6 11,5 1,6

Ripetenti per 100iscritti 4,6 3,7 3,6 4,2 5,6

Ripetenti femmine per 100iscritte 2,8 2,2 1,9 2,7 3,5

Ripetenti all 0 anna per 100 iscritti all 0 anno 6,4 5,1 5,1 5,9 7,6

Licenziatiper 100esaminati (b) 98,8 99,3 99,5 98,5 98,5

Tasso di scolarita (a) 105,3 105,2 105,6 100,9 107,0

Fonte: Annoscolastico 1992-1993 Istat; anno scolastico 1997-98 Ministero della pubblica istruzione
(a) Tasso discolarits: iscritti per100 giovani dietateorica corrispandente (3-5 anni; 6-10 anni; 11-13 anni),

(b) Datiriferiti aI1996-1997.
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TAVOLE STATISTICHE

Tavola A.33 - Indicatori del sistema scolastico: Scuole secondarie superiori e Universita per ripartizione geografica

INDICATORI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Scuola secondaria superiore 1992-1993

Scuole 7.864 1.915 1.309 1.530 3.110
Studenti 2.820.563 650.865 469.213 562.958 1.137.527

Insegnanti 321.910 73.732 56.274 66.238 125.666

Studenti per insegnante 8,8 8,8 8,3 8,5 9,1

Studenti per classe 20,9 21,1 20,7 20,4 21,2

Studenti iscritti ai licei (%) 26,8 26,4 24,4 29,7 26,6

Studenti iscritti agli istituti tecnici (%) 44,4 45,7 44,9 41,5 44,8

Studenti iscritti agli istituti professionali (%) 18,9 19,1 21,8 19,2 17,4

Studenti iscritti ad altre scuole (%) 9,9 8,8 8,9 9,6 11,2

Studenti femmine (%) 49,9 50,8 50,8 49,9 49,1

Studenti stranieri per 1000 studenti 1,5 1,7 3,6 1,9 0,3

Ripetenti per 100 iscritti 7,8 7,8 7,5 7,9 7,9

Ripetenti femmine per 100 iscritte 5,7 6,0 5,2 5,7 5,7

Ripetenti al 10 anno per 100 iscritti al 10 anna 5,6 7,0 8,4 10,7 11,1

Maturi per 100 1genni 56,8 54,2 57,5 65,2 54,2

Maturi per 100 1genni - maschi 53,5 51,3 51,3 61,5 51,2

Maturi per 100 1genni - femmine 60,1 57,2 53,6 69,1 57,4

Probabilita di diploma (a) (d) 71,5 68,3 70,6 74,5 72,4

Probabilita di diploma dei maschi (a) (d) 68,5 67,0 68,1 71,4 68,1

Probabilita di diploma diploma delle femmine (a) (d) 69,6 73,1 77,7 76,6 74,6

Tasso di passaggio dalla scuola media (a) (e) 88,7 87,4 90,1 96,2 85,8

Tasso di scolarita (c) 83,4 72,3 75,0 82,4 68,0

Universita (b) 1992-1993

Atenei 72 15 12 20 25

Studenti 1.564.569 362.607 280.294 414.820 506.848

Immatricolati 343.469 80.447 60.437 83.842 118.743

Docenti 57.690 12.116 11.749 15.941 17.884

Studenti per docente 27,1 29,9 23,9 26,0 28,3

Studenti per ateneo 21.730 24.174 23.358 20.741 20.274

Iscritti ai corsi di diploma per 100 iscritti all'universita 2,9 2,9 2,8 3,2 2,8

Femmine per 100 iscritti in totale 50,9 48,1 51,5 51,5 52,2

Studenti stranieri per 1.000 iscritti 13,5 9,4 17,9 24,1 5,4

Studenti fuori corso per 100 iscritti 31,3 32,0 31,1 29,9 32,2

Laureati (anno solare 1992) 90.113 23.459 17.065 22.869 26.720

Laureati per 100 24enni 10,0 9,8 10,7 14,0 7,9

Laureati fuori corso per 100 laureati (A.A.1991/92) 84,2 84,1 84,1 84,3 85,5

Tasso di passaggio dalle scuole superiori (f) 71,8 71,6 74,3 84,1 64,2

Tasso di iscrizione (c) 35,6 32,3 37,6 51,9 29,4
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ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

Tavola A.33 (segue) - Indicatori del sistema scolastico: Scuole secondarie superiori e Universita per ripartizione geografica

INDICATORI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Scuoia secondaria superiore 1997-1998

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 al 10 anna 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

Probabilita di diploma (a) (d) 78,0 74,9 78,0 80,1 78,6

Probabilita di diploma dei maschi (a) (d) 72,8 70,5 74,6 73,6 73,0

Probabilita di diploma 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

Universita (a) 1997-1998

Atenei 76 15 14 23 24

Studenti 1.761.269 381.185 315.482 465.607 598.995

Immatricolati 304.969 63.876 52.241 77.601 111.251

Docenti (b) 67.189 15.255 13.964 19.048 18.922

Studenti per docente (b) 26,2 25,0 22,6 24,4 31,7

Studenti per ateneo 23.175 25.412 22.534 20.244 24.958

Iscritti ai corsi di diploma per 100 iscritti all'universita 5,2 6,2 5,5 5,3 4,4

Femmine per 100 iscritti in totale 54,3 51,0 53,7 54,7 56,4

Studenti stranieri per 1.000 iscritti 13,6 13,4 18,4 19,1 7,0

Studenti fuori corso per 100 iscritti 40,0 40,3 39,1 41,4 39,3

Laureati (anna solare 1997) 124.207 33.357 22.756 25.932 42.162

Laureati per 100 24enni 9,4 10,4 8,7 7,0 10,5

Laureati fuori corso per 100 laureati A.Solare 1996/97 (b) 89,9 89,7 89,8 90,4 89,9

Tasso di passaggio dalle scuole superiori (f) 62,9 61,6 67,1 80,2 53,8

Tasso di iscrizione (c) 42,9 38,0 45,8 63,0 35,8

Fonte: Istat - Indagine sull'Universita e Istituti superiori

(a) Ove non diversamente indicate, i dati si riferiscono al totale dei corsi di diploma, seuole dirette a fini speciali e corsi di laurea.

(b) Fonte: Murst.

(c) Tasso di scolarita e di iserizione: iseritti per 100 giovani di eta teorica eorrispondente (14-18 anni; 19-23 anni).

(d) Tasso di eonseguimento del diploma: maturi nell'anno di corso indicato per 100 iseritti all 0 anno 5 anni prima al netto dei ripetenti.

(e) Tasso di passaggio dalla scuola media: iseritti al primo anno nelle seuole superiori al netto dei ripetenti per 100 lieenziati dalla scuola

media nell'anno precedente.

(I) Tasso di passaggio dalle seuole superiori: immatricolati per 100 maturi dell'anno precedente,
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TAVOLE STATISTlCHE

Tavola A.34 - Iscritti, iscritti at primo anno, diplomati e laureati per sesso e gruppi di corsi di studio (composizione
percentuale)

GRUPPI CORSI DISTUDIO Iscritti Iseritti 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
Econornico-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 18,6 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

1997-98

Agrario 3,0 1,9 2,4 3,4 2,0 2,6 2,7 1,5 2,0
Architettura 5,4 4,2 4,8 2,8 2,5 2,6 6,5 4,9 5,6
Chimico-farmaceutico 2,7 3,6 3,2 2,7 3,9 3,4 2,7 3,7 3,2
Economico-statistico 18,2 13,3 15,5 17,8 12,4 14,8 21,6 15,3 18,1
Geo-biologico 3,7 4,7 4,2 4,2 4,8 4,5 3,2 4,3 3,8
Giuridico 16,2 18,9 17,7 15,4 16,5 16,0 13,5 14,8 14,2
Ingegneria 22,9 3,4 12,3 22,0 3,5 11,8 21,8 2,9 11,3
Insegnamento 0,9 6,6 4,0 1,3 9,0 5,5 0,9 4,9 3,1
Letterario 6,1 13,4 10,1 6,8 12,7 4,5 4,7 12,8 9,2
Linguistico 1,5 8,4 5,2 2,1 8,7 5,7 1,1 10,0 6,1
Medico 4,8 5,7 5,3 4,4 6,5 5,6 7,0 8,7 8,0
Politico-sociale 8,3 8,8 8,6 9,7 9,8 9,8 7,4 8,4 7,9
Psicologico 1,2 4,1 2,8 1,5 4,9 3,4 0,9 3,2 2,8
Scientifico 4,1 2,0 2,9 4,4 1,8 3,0 4,4 3,1 3,7
Educazione fisica 1,3 0,9 1,1 1,6 1,0 1,3 1,8 1,6 1,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat- Indagine sull'istruzione universitaria
(a)I datiSO diplomati e laureati siriferiscono a11992 e 1996.
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Tavola A.35 - Indicatori di attivita degli Istituti statali di antichita e delle biblioteche statali per ripartizione geografica

lNDICATORI

Musei, gallerie, monumenti e scavi
Visitatori per Istituto
Istituti con ingresso a pagamento (%)
Visitatori paganti ('Yo) (a)
Biblioteche statali
Volumi per biblioteca (compresi i manoscritti)
Lettori per biblioteca

Personale addetto per biblioteca
Opere consultate per biblioteca

Prestiti a privati per addetto

Musei, gallerie, monumenti e scavi
Visitatori per Istituto
Istituti con ingresso a pagamento (%)
Visitatori paganti (%) (a)
Biblioteche statali
Volumi per biblioteca (compresi i manoscritti)

Lettori per biblioteca

Personale addetto per biblioteca
Opere consultate per biblioteca

Prestiti a privati per addetto

RIPARTlZlONl GEOGRAFlCHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1993

72.293 41.413 59.089 77.215 84.551
53,7 66,7 54,0 54,3 47,7
61,1 60,8 55,5 67,3 51,5

412.961 387.359 269.167 530.630 330.183
42.753 51.869 50.293 44.128 30.083

66 63 42 68 92
59.261 74.764 59.441 58.294 50.339

80 136 253 33 43

1998

72.024 52.633 60.609 87.906 61.304
53,0 63,2 55,4 53,3 48,4
62,6 56,4 55,3 68,9 53,8

474.705 472.188 344.832 586.054 347.934
50.171 61.866 56.702 47.492 43.172

62 65 52 57 80
69.507 88.602 47.757 82.198 49.703

104 210 148 72 76

Fonte: Ministero per i beni culturali e ambientali

(a) sono considerati i soli visitatori degli istituti con ingrcsso a pagamento.

Tavola A.36 - Indicatori di artivita delle manifestazioni teatrali, musicali e einematografiche per ripartizione geografica

INDICATORI

Teatro e manifestazioni musicali

Rappresentazioni per 100.000 abitanti
Biglietti venduti per rappresentazione
Biglietti venduti per 1.000 abitanti
Cinema
Sale aperte per 100.000 abitanti
Biglietti venduti per giorni di spettacolo

Biglietti venduti per 1.000 abitanti

Teatro e manifestazioni musicali
Rappresentazioni per 100.000 abitanti
Biglietti venduti per rappresentazione
Biglietti venduti per 1.000 abitanti
Cinema
Sale aperte per 100.000 abitanti
Biglietti venduti per giorni di spettacolo
Biglietti venduti per 1.000 abitanti

Fonte: SlAB
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RIPARTIZIONI GEOGRAFlCHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1993

193 204 240 278 117
252 284 277 211 240
488 578 664 586 281

6,2 7,1 8,7 6,5 4,1
173 184 163 189 152

1.601 2.040 1.947 2.065 863

1998

218 220 269 324 133
246 271 260 209 249
535 598 699 676 332

8,0 9,3 10,9 9,1 5,0
178 181 169 178 181

2.057 2.350 2.475 2.773 1.256



TAVOLE STATISTICHE

Tavola A.37 - Indicatori di diffusione dei quotidiani e della stampa periodica per ripartizione geografica

Settimanali diffusi per 100 quotidiani diffusi
Quotidiani diffusi per famiglia
Settimanali diffusi per famiglia

Settimanali diffusi per 100 quotidiani diffusi
Quotidiani diffusi per famiglia
Settimanali diffusi per famiglia

Fonte: Istat - Statistica della stampa periodica

RIPARTlzrONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1992

44,3 52,9 44,5 38,4 36,7
117,4 137,0 143,7 136,9 73,5

52,0 72,5 63,9 52,6 26,9

1997

37,1 43,3 38,1 29,3 35,4
100,9 114,5 126,7 121,1 62,4

37,5 49,6 48,2 35,5 21,9

Tavola A.38 - Produzione libraria per genere e mater-ia trattata

Totale
Edizioni scolastiche
Edizioni per ragazzi
Altro genere
di cui:

Filosofia e Religione
Diritto
Medicina
Arti
Storia
Testi letterari

Fonte: Istat - Statistica della produzione libraria
(a) Per il 1998 i dati si riferiscono al 91,2% degli editori.

Opere
Anni

1993 1998(a)
Valori

%
Valori

%
assoluti assolut.i

43.757 100,0 50.269 100,0
5.245 12,0 5.435 10,8
2.493 5,7 3.516 7,0

36.019 82,3 41.318 82,2

4.629 12,9 6.136 14,9
2.903 8,1 3.323 8,0
1.762 4,9 1.731 4,2
1.555 4,3 2.279 5,5
2.683 7,4 4.253 10,3
8.808 24,5 9.257 22,4

Tiratura media
Anni

1993 1998

5.738 5.401
8.886 8.593
6.161 9.085
5.250 4.667

4.189 4.309
2.398 2.646
3.289 3.281
1.596 3.401
2.786 3.301
9.429 8.002

Tavola A.39 - Programmazione delle reti televisive Rai, Mediaset/Fininvest e TMC

RAI MEDIASETIFININVEST TMC
Anni Anni Anni

1997 1999 1997 1999 1997 1999

Te1egiornale 13,1 16,3 12,3 12,3 20,5 19,9
Informazione 9,7 10,6 4,6 4,5 2,4 3,0
Cultura 17,6 14,3 2,4 2,9 0,7 1,4
T'rasmissiorii di servizio 9,2 9,5 4,3 6,1 3,6 4,4
Sport 8,1 6,7 3,9 2,8 12,4 10,9
Programmi per bambini 5,2 6,2 8,3 6,7 11,0 4,9
Film 14,3 12,3 16,1 19,2 24,6 32,4
Fiction TV 12,5 15,7 33,5 29,0 9,8 16,3
Intrattenimento 10,3 8,4 14,6 16,5 15,0 6,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: RAI
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Tavola AAO - Prestazioni pensionistiche previdenziali e assistenziali per ripartizione geografica

PRESTAZIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

PENSIONISTICHE Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1993

Totale pensioni (a)
Numero 20.615 5.753 4.296 4.188 6.378
Irnporro medio 10.810 12.069 10.644 10.875 9.741

PENSIONI PREVIDENZIALI

Numero 18.465 5.330 3.942 3.727 5.466
Indirette/Dirette (%) 33,7 35,2 35,3 33,4 34,3
Irnporro medio 11.301 12.488 11.039 11.412 10.256
Distanza dal minimo pensionistico (b) 148,4 164,0 145,0 149,9 134,7

Pensiorii IVS
Numero 16.471 4.900 3524 3.211 4.836
Indirette/Dirette (%) 33,7 33,5 33,3 33,7 34,3

Importo medio 12.074 9.220 10.906 12.485 10.939
Distanza dal minimo pensionistico (b) 158,6 121,1 143,2 164,0 143,7

Pensioni indennitarie
Numero 1.994 430 418 516 630

Indirette/Dirette (%) 33,8 42,1 51,9 31,4 34,9

Importo medio 4.917 5.264 4.643 4.732 5.013

Distanza dal minimo pensionistico (b) 64,6 69,1 61,0 62,1 65,8

PENSIONI ASSISTENZIALI

Numero 2.086 423 322 445 896

Irnporro medio 6.784 6.797 6.872 6.754 6.763

Distanza dal minima pensionistico (b) 89,1 89,3 90,3 88,7 88,8

1998

Totale pensioni (a)
Numero 21.556 6.073 4.497 4.438 6.548

Irnporro rnedio 14.305 15.953 14.141 14.672 12.642

PENSIONI PREVIDENZIALI

Numero 19.438 5.633 4.163 4.010 5.632

Indirette/Dirette (%) 34,9 33,4 33,9 34,6 37,4

Imporro medio 14.896 16.495 14.575 15.311 13.235

Distanza dal minirno pensionistico (b) 164,2 181,9 160,7 168,8 145,9

Pensioni IVS
Numero 17.706 5.253 3.803 3.566 5.084

Indirette/Dirette (%) 34,9 33,4 33,7 35,0 37,5

Irnporro medio 15.779 17.237 15.433 16.513 14.018

Distanza dal minimo pensioriistico (b) 174,0 190,0 170,2 182,1 154,6

Pensioni indennitarie
Numero 1.732 380 360 444 548

Indirette/Dirette (%) 34,5 32,5 35,4 32,4 37,1

Irnporto medio 5.869 6.247 5.568 5.654 5.970

Distanza dal minimo pensionistico (b) 64,7 68,9 61,4 62,3 65,8

PENSIONI ASSISTENZIALI
Numero 2.073 427 323 417 906

Importo medio 9.069 9.268 8.955 8.893 9.087

Distanza dal minimo pensionistico (b) 100,0 102,2 98,7 98,0 100,2

Minimo pensionistico 1993 7.614 7.614 7.614 7.614 7.614

Minimo pensionistico 1998 9.070 9.070 9.070 9.070 9.070

Fonte: Istat
(a) Numero in migliaia; importo medio in migliaia di lire.
(b) Distanza dal minimo pensionistico: importo medio della pensione al 31 dicembre I valore del minimo pensioriisrico.

548



TAVOLE STATISTICHE

Tavola A.41- Composizione percentuale delle famiglie povete pet alcune tipologie e pet ripattizione geogtafica
(Totalefamigliepovere=100%) (a)

'fIPOLOGIE FAMILIARI

Persona sola can 65 anni e pili
Coppia can persona di riferimento can 65 anni e pili

Famiglie can figli minori
con 1 ftglio minore
con 2 ftgli rninori
con 3 0 pili ftgli minori
con almeno 1 ftglio rninore
Totale famiglie

Persona sola con 65 anni e pili
Coppia con persona di riferimento con 65 anni e pili

Famiglie can figli minori
con 1 figlio minore
con 2 figli rninori
con 3 0 pili ftgli minori
con almeno 1 [tglio rninore
Totale famiglie

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord Centro Mezzogiomo

1997

18,4 6,3 1,9 10,2
15,0 4,0 1,6 9,4

15,2 3,1 1,3 10,8
15,2 2,2 1,2 11,8

5,2 (b) (b) 4,8
35,6 5,6 2,6 27,4

100,0 23,7 9,7 66,6

1998

15,6 4,7 2,1 8,8
16,2 4,5 2,4 9,3

13,8 2,8 1,5 9,5
15,3 1,8 1,7 11,8

5,2 (b) (b) 4,4
34,3 5,2 3,4 25,7

100,0 22,9 12,4 64,7

Fonte: Istar, Iudagine sui consurni delle famiglie

(a) L'indagine estata cornpletamente ristrutrurata net 1997. I valori della tabella non sorto pcrtanto confronrabili con quelli degli anni precedenri.

(b) 11 dato non risulta significntivo a motive della scarsa numerosita

Tavola A.42 - Incidenza della poverta pet alcune tipologie familiari per tipattizione geogtafica (ualori percentuali) (a)

TIPOLOGIE FAMILIARI

Tipologia familiare
Persona sola con 65 anni e pili
Coppia con persona di riferirnenro con 65 anni e pili

Famiglie con figli minori
coo 1 flglio minore
coo 2 figli rninori
con 3 0 pili figli minori
con a1meno 1 flglio minore
Totale famiglie

Tipologia familiare
Persona sola con 65 anni c piu
Coppin con persona di riferimento con 65 anoi e pili

Famiglie can figli minori
con 1 ftglio minore
coo 2 ftgli minori
coo 3 0 piu figli minori
con almena 1 fi~lio minore

Totale famiglie

RIPARTIZIONI GEOGR!\FICHE

Italia Nord Centro Mezzogiomo

1997

15,2 10,3 8,1 28,1
14,6 8,3 7,4 29,2

11,0 5,1 4,8 21,4
15,9 6,2 7,1 27,1
25,8 (b) (b) 36,2
14,0 5,6 5,7 25,S
12,0 6,0 6,0 24,2

1998

13,4 7,8 9,7 25,S
14,4 8,1 9,1 28,9

10,3 4,4 6,1 20,1
16,9 5,6 11,3 26,4
27,2 (b) (b) 37,8
13,9 5,2 8,1 24,5
11,8 5,7 7,5 23,2

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

(a) L'indaginc i: stata completarnenre ristrutturata nel 1997. I valori della tabella non sono pcrtanto confrontabili con quelli degli armi precedenti.

(b) il dato non risulta significativo a n'1OtiVO della scarsa numerosits.
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Tavola A.43 - Delitti denunciati all'Autorita Giudiziaria dalle Forze dell'Ordine per ripartizione geografica (tassi
per100.000 abitanti}

DELITTI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1992

Delitti denunciati (a) 2.390.539 699.188 373.788 528.241 789.322
Omicidi dolosi consumati 2,6 1,4 0,9 1,0 5,1
Tentati omicidi 3,3 1,8 1,4 1,4 6,2
Furti semplici e aggravati 2.599,3 3.074,4 2.265,0 3.034,2 2.192,2

Rapine 55,8 49,1 22,1 40,0 86,1
Estorsioni 5,9 3,8 3,2 3,4 10,1
Attentati dinamitardi e/o incendiari 3,8 1,2 0,5 0,5 9,1
Truffa 61,8 68,9 74,8 59,7 51,3
Contrabbando 69,6 62,8 13,2 17,7 130,6
Produzione, comrnercio, ecc. di stupefacenti 74,2 97,1 80,8 84,1 48,9
Altri delitti 1.328,1 1.314,3 1.135,4 1.593,5 1.294,5

Totale 4.204,3 4.674,6 3.597,4 4.835,5 3.834,1

1998

Delitti denunciati (a) 2.425.748 739.403 458.811 483.060 744.474

Omicidi dolosi consumati 1,5 1,0 0,6 1,0 2,6

Tentati omicidi 2,9 2,1 1,6 2,1 4,5

Furti semplici e aggravati 2.566,9 3.214,4 2.694,0 2.967,5 1.825,3

Rapine 65,6 61,0 38,9 57,5 86,7

Estorsioni 6,1 4,2 3,7 5,4 9,2

Attentati dinamitardi e/o incendiari 2,2 0,5 0,7 0,4 5,3

Truffa 98,9 156,0 111,9 85,1 58,6

Contrabbando 95,3 16,2 7,7 15,6 238,5

Produzione, commercio, ecc. di stupefacenti 74,7 84,0 71,6 99,8 56,2

Altri delitti 1.298,1 1.371,8 1.421,0 1.132,5 1.270,6

Totale 4.212,2 4.911,1 4.351,8 4.366,8 3.557,5

Fonte:Istat - Delittuositadenunciata all'Autoritagiudiziaria da Poliziadi Srato, Arma dei Carabinieri, Guardiadi Finanza.

(a)Valoriassoluti.
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Tavola A.44 - Minorenni denunciati in eta di 14-17anni per i quali l'Autorita Giudiziaria ha iniziato l'azione penale, per
tipo di delitto e ripartizione geografica {tassi per100.000giovanidi 14-17anni)

GRUPPI Dr DELITTI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1992

Minorenni denunciati (a) 26.926 4.718 4.076 5.361 12.771
Delitti contro la persona 138,2 81,7 162,9 188,7 138,7
di cui:

Omicidiovolontario(b) 5,0 1,1 2,5 4,9 7,8
Percosse 4,4 3,9 4,6 2,8 5,4

Lesionipersonali 55,9 40,0 65,0 80,3 51,1

Ingiuriee diffamazioni 12,6 4,6 22,9 17,4 11,0
Delitti contra la famiglia 2,0 0,7 1,9 2,4 2,6
Delitti contro la moralita pubblica ed il buon costume 9,1 7,2 7,7 10,1 10,3
Delitti contro it patrimonio 568,5 471,3 528,7 616,7 614,6
dicui:

Furto 389,5 354,0 385,8 422,4 396,2

Rapina 40,1 29,0 24,8 28,4 56,2

Estorsione 8,5 3,0 5,0 5,1 14,0
Sequestra dipersona a scopo di rapina 0 estorsione 0,1 0,2
Truffa 2,6 1,0 2,9 2,1 3,6

Altri deli tti 169,4 116,4 147,9 185,5 198,7
Totale 887,3 677,2 849,1 1003,4 964,9

1998

Minorenni denunciati (a) 24.137 5.318 2.684 6.146 9.989
Delitti contra la persona 175,7 126,7 151,8 268,6 172,6
di cui:

Omicidiovolontario(b) 4,2 1,5 1,4 4,5 6,3

Percosse 2,9 3,0 1,6 5,6 2,2

Lesionipersonali 63,6 49,0 60,2 88,9 62,4

Ingiurieediffamazioni 12,4 9,9 18,6 12,5 11,5

Delitti contra la famiglia 2,3 2,1 3,0 1,4 2,5
Delitti contra la moralita pubblica ed il buon costume 2,2 2,3 1,4 2,8 2,2
Delitti contro il patrimonio 576,8 634,7 408,5 904,5 484,3
di cui:

Furto 364,1 446,1 300,1 558,8 276,5

Rapina 53,5 57,4 27,6 59,5 58,1

Estorsione 12,4 10,3 9,5 16,7 12,8

Sequestra dipersona a scopo di rapina 0 estorsione 0,1 0,7
Truffa 9,1 0,9 74,3 1,9 17,6

Altri delitti 221,0 232,3 160,5 268,1 218,8
Totale 978,0 998,0 725,1 1445,4 880,3

Fonte: Istat - Indaginesuidelittie personedenunciatiper i quali l'Aucorita giudiziaria ha iniziato l'azionepenale
(a)Valoriassoluti,
(b) Compresol'infanticidio.
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Tavola A.45 - Famiglie che dichiarano difficolta a raggiungere alcuni servizi per ripartizione geografica (per
cento persone della stessazona)

SERVIZI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

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

1998

Farmacie 24,1 21,8 19,7 23,2 29,2
Pronto soccorso 57,4 55,2 49,3 53,5 66,3
Uffici postali 29,3 25,3 20,8 29,0 37,9
Polizia, Carabinieri 43,0 44,6 35,6 37,6 49,0
Uffici comunali 36,9 33,1 29,9 41,8 41,3
Negozi di generi alimentari, mercati 20,6 22,4 18,3 18,3 22,0
Supermercati 33,7 35,5 30,3 29,7 36,6

Fonte: Istat - Indagine Multiscopo sulle famiglie- Aspetti della vita quotidiana

Tavola A.46 - Persone che dichiarano attese di oltre 20 minuti per accedere ai servizi di Anagrafe, ASL, banche
e Posta (per cento persone che utilizzano it servizio)

SERVIZI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

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

1998

Anagrafe 11,7 9,0 6,1 16,7 14,3
ASL 34,2 29,3 25,9 34,9 44,5
Banca 13,1 5,9 3,4 14,3 29,1
Posta

per invio raccomandata 10,6 6,3 2,9 10,2 18,7
per versamenti in c/c 30,7 16,8 8,7 36,3 46,2
per ritiro pensioni 41,2 21,5 15,0 39,4 62,2

Fonte: Istat - Indagine Multiscopo sulle famiglie- Aspetti della vita quotidiana
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Tavola A.47 - Famiglie per giudizio su alcuni problemi ambientali della zona in cui abitano per regione - Anni 1993, 1998
(per 100famiglie della stessazona)

Sporcizia Difficolta di Difficolta di Traffico Inquinamento Rumore Irregolarira Non
REGIONI nelle strade parcheggio collegamento dell'aria nell' erogazione bevono

<a) <a) <a) <a) <a) <a) <b) dell'acqua acqua di
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

Bolzano-Bozen 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-Romagna 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

1998

Piemonte 28,2 35,0 32,6 43,4 38,4 33,9 9,4 42,6
Valle d'Aosta 17,3 28,7 21,2 25,7 25,5 23,1 8,1 16,9
Lombardia 35,9 42,5 30,3 53,5 51,3 39,2 8,2 54,6
Trentino-Alto Adige 17,3 35,2 26,3 40,3 32,0 25,5 3,9 8,7

Bolzano-Bozen 19,1 39,6 26,0 44,1 37,3 28,3 4,1 5,5
Trento 15,5 30,9 26,5 36,6 26,8 22,7 3,8 11,9

Veneto 22,0 27,5 31,6 45,2 34,8 29,4 7,5 41,9
Friuli-Venezia Giulia 22,4 26,2 27,1 45,2 33,7 33,0 3,4 26,8
Liguria 40,4 49,0 28,2 47,2 34,9 37,6 7,4 42,5
Emilia-Romagna 22,7 29,1 30,1 44,1 38,6 33,3 7,6 49,9
Toscana 31,7 36,8 31,9 45,7 33,8 32,6 14,0 56,3
Umbria 25,3 26,2 30,7 37,6 28,2 25,8 14,6 56,9
Marche 21,9 29,4 31,3 39,8 24,2 27,7 12,5 47,5
Lazio 50,6 48,4 38,0 57,4 46,2 39,3 12,3 34,5
Abruzzo 20,7 22,5 18,8 32,7 19,2 23,2 20,2 32,1
Molise 19,6 26,8 22,9 25,6 15,3 18,8 24,2 36,4
Campania 34,5 49,5 34,3 49,7 40,5 38,6 18,7 43,4
Puglia 30,1 40,8 34,7 45,4 33,2 37,5 14,7 45,6
Basilicata 28,1 29,5 25,8 25,6 17,0 23,2 17,3 31,1
Calabria 30,7 31,2 33,1 32,6 13,5 27,0 45,2 52,9
Sicilia 30,2 39,0 26,6 44,4 31,9 37,6 29,7 56,5
Sardegna 29,2 30,3 26,1 42,0 17,5 30,9 21,8 68,7
Italia 31,5 38,0 31,2 46,5 37,1 34,7 14,0 46,5

Fonte: Israr - Indagine multiscopo sulle famiglie- Aspetti della vita quotidiana
(a) Percentuali di famiglie che dichiarano "molta" 0 "abbastanza'' presenza del problema Indicate.

(b) II quesito relativo all'inquinamento acusticoestato inserito a partire dal1996_
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Tavola A.48 - Raccolta di rifiuti solidi urbani, per regione - Anni 1996-1998 (migliaia di tonnellate)

REGION! Raccolta Raccolta Raccolta TOTALE % differenziata
indifferenziata differenziata ingombranti valori assoluti Kg/abitanti sui 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 63,5 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

1998

Piemonte 1.657,7 211,5 46,7 1.915,9 446,8 11,0

Valle d'Aosta 54,1 6,2 60,3 502,5 10,3

Lombardia 2.544,6 1.253,5 259,0 4.057,2 449,4 30,9

Trentino-Alto Adige 427,8 75,1 7,2 510,0 548,6 14,7

Bolzano-Bozen 179,7 50,6 6,7 237,1 515,6 21,4

Trento 248,0 24,4 0,5 273,0 580,8 9,0

Veneto 1.628,2 396,3 2.024,5 451,1 19,6

Friuli-Venezia Giulia 465,4 68,9 6,4 540,7 456,7 12,7

Liguria 795,0 72,8 1,6 869,4 532,5 8,4

Emilia-Romagna 1.878,9 336,6 51,6 2.267,1 572,5 14,8

Toscana 1.704,8 258,4 1,8 1.965,0 556,9 13,1

Umbria 397,2 27,3 6,7 431,2 517,8 6,3

Marche 670,5 55,0 10,6 736,2 505,8 7,5

Lazio 2.590,1 115,4 2,9 2.708,4 515,4 4,3

Abruzzo 530,4 14,5 544,9 426,6 2,7

Molise 109,8 1,5 0,3 111,6 339,2 1,4

Campania 2.417,9 38,2 0,0 2.456,1 424,0 1,6

Puglia 1.405,4 39,9 3,3 1.448,6 354,5 2,8

Basilicata 226,1 7,1 0,176 233,4 384,0 3,1

Calabria 731,6 5,0 0,3 736,9 356,9 0,7

Sicilia 2.453,9 25,3 1,3 2.480,6 486,6 1,0

Sardegna 740,0 7,3 0,2 747,6 451,9 1,0

Italia 23.429,6 3.015,9 400,1 26.845,6 466,0 11,2

Fonte: ANPA, Agenzia nazionale per 1. protezione dell'ambiente
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Tavola A.49 - Alcuni indicatori del trasporto urbano per i comuni centro delle aree metropolitane

T AVOLE STATISTICHE

PARCHEGGI
AREE Autoveicoli circolanti per Stalli a pagamento per 1000 Stalli in corrispondenza di Percorrenza media sui
METROPOLITANE 100 abitanti autoveicoli circolanti trasporti pubblici per 1000 trasporti pubblici per

autoveicoli circolanti abitante (km) (a)

Anni
1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998

Torino 56,3 64,7 19,2 75,8 742 1.362
Milano 55,8 66,0 11,3 11,6 15,1 16,4 2.055 1.946
Venezia 38,4 42,1 7,7 17,9 112,7
Genova 45,0 47,9 3,1 8,8 9,5 8,5 1.616 1.175
Bologna 51,2 58,5 7,9 108,5 35,3 828 712
Firenze 52,0 59,0 15,9 32,5 4,3 755 768
Roma 62,8 66,6 3,0 22,4 3,7 5,5 1.902 2.057
Napoli 61,5 63,7 6,3 29,1 2,0 3,8 810
Bari 49,4 52,0 15,0 11,8 331 369
Palermo 53,2 55,5 3,8 2,6 5,3 6,3 498 424
Catania 61,1 59,3 18,2 8,9 501
Cagliari 64,3 65,0 13,1 18,1 13,1 9,2 190
Totale 56,8 61,6 7,6 28,2 7,3 9,1 1.301 1.419

Fonte: ACT- Dipartimento per le Aree Urbane
(a) Viaggiatoriper km dei trasporti pubblici/abitanti.

Tavola A.50 - Traffico interno di merci e passeggeri per modalita di trasporto (a)

1990 1995 1996 1997
MODALITA'DITRASPORT

Dati assoluti Dati assoluti % Dati assoluti Dati assoluti %% %

MERCI (milioni di tonnellate}

Trasporti ferroviari 21.911 11,4 24.729 11,8 24.050 11,1 25.975 11,5
Navigazione interna 118 0,1 135 0,1 125 0,1 201 0,1
N avigazione di cabotaggio 35.665 18,5 35.307 16,8 39.878 18,4 44.463 19,7
Navigazione aerea 33 30 31 30
a50km 124.209 64,3 137.254 65,5 139.863 64,6 142.270 63,0
50km 11.098 5,7 12.252 5,8 12.612 5,8 12.813 5,7

Totale 193.034 100,0 209.707 100,0 216.559 100,0 225.752 100,0

PASSEGGERI (milioni di passeggeriper Km)

Ferrovie delloStato 45.512 6,2 49.700 6,0 50.300 5,9 49.500 5,7
Perrovie in Concessione 2.780 0,4 2.792 0,3 2.792 0,3 3.001 0,3
Altri impianti fissi (b) 295 321 340 355
Navigazione interna 483 0,1 420 0,1 425 0,1 448 0,1
Navigazione di cabotaggio 2.404 0,3 2.247 0,3 2.560 0,3 3.297 0,4
Navigazione aerea 6.416 0,9 7.108 0,9 7.871 0,9 8.841 1,0
extraurbani su strada 72.339 9,9 76.797 9,3 78.290 9,2 78.492 9,1
Trasporti collettivi urbani (c) 15.791 2,2 15.550 1,9 15.728 1,9 15.323 1,8
A utotrasporti privati 582.717 80,0 674.595 81,3 688.446 81,3 701.750 81,5
Totale 728.737 100,0 829.530 100,0 846.752 100,0 861.007 100,0

Fonte: Ministero dei trasporti e della navigazione, Conto Nazionale dei Trasporti, 1999
(a) II Ministero dei trasporti e della navigazione ha riesaminaro la serie srorica a partire dal1990. I dati risultano, pertanto, confrontabili con quelli

pubblicati negli anni precedent! solo per 1anavigazione di cabotaggio ed aerea e gli oleodotti, per quanta riguarda it trasporto merci, e per le

ferrovie in concessione e navigazione aerea, per quanta riguarda it trasporto passeggeri.
(b) Sono comprese Ie funivie e Ie tranvie extraurbane
(c) Sono compresi autobus, filovie, tranvie, metropolitane, funicolari
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ISTAT - RApPORTO ANNUALE 1999

Tavola A.51 - Acque marine secondo la balneabilita e per regione (composizione percentuale)

COSTA NON BALNEABILE

REGION! COSTA Per motivi Per presenza Per inquinamento Per insifficienza COSTA
BALNEABILE indipendenti di Permanente Accertato in Totale e/o assenza IN

dall'inquinamento parehi marini (b) baseaile analisi di analisi Totale TOTALE
(a) (c) (d)

1992(c)

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-VeneziaGiulia 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

1998(e)

Liguria 78,4 16,9 0,7 0,3 3,6 3,9 21,6 100,0

Toscana 63,5 4,9 7,5 1,8 0,2 2,0 22,1 36,5 100,0

Lazio 67,7 13,1 7,6 11,6 19,2 32,3 100,0

Campania 74,1 6,3 3,7 15,2 19,0 0,7 25,9 100,0

Basilicata 92,9 1,1 2,6 1,3 3,9 2,1 7,1 100,0

Calabria 86,3 4,7 4,2 3,2 7,4 1,7 13,7 100,0

Puglia 79,7 5,7 5,3 0,5 5,8 8,8 20,3 100,0

Molise 97,2 0,8 2,0 2,0 2,8 100,0

Abruzzo 90,1 2,9 4,1 2,5 6,5 0,5 9,9 100,0

Marche 85,7 7,6 2,7 4,0 6,8 14,3 100,0

Emilia-Romagna 75,9 21,8 2,1 0,2 2,3 24,1 100,0

Veneto 65,3 33,0 1,7 1,7 34,7 100,0

Friuli-VeneziaGiulia 55,9 42,9 1,3 44,1 100,0

Sicilia 61,7 10,3 0,1 3,8 0,7 4,6 23,3 38,3 100,0

Sardegna 47,6 9,4 7,2 3,5 0,1 3,7 32,2 52,4 100,0

Italia 66,6 9,6 2,4 3,6 2,5 6,1 15,3 33,4 100,0

Fonte: Ministero della Sanita
(a) Presenza dipatti, aereoporti, zonemilitari a parchi marini.
(b)Costa vietata inquantainteressata daimrnissioni (fiumi, torrenti, ecc.),
(c) Costa vietata in quanta l'inquinamento estatoaccertato dalle analisi previste dalDPR.
(d)Le analisi, pureffettuate, nonraggiungono il numero minima previsto dalla normativa.
(e) Annoin cuisanastate effettuate Ieanalisi; in base alDPR470/1982 queste analisi effettuate nelperiodo aprile-settembre servono astabilire la balneabilita'

delle acque all'inizio della stagione balneare dell'anno successive. Lalunghezza della costa nel1998 estata calcolata utilizzando unnuovo software digestione
didaticattografici, quindi i dati relativi a questa annanonsanaconfrontabili can quelli degli anniprecedenti.
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TAVOLE STATISTICHE

Tavola A.52 - Superficie forestale percorsa dal fuoco per causa e regione (composizione percentuale)

REGIONI Cause Cause Cause dicui 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

Bolzano-Bozen 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

1997

Piemonte 0,2 87,1 6,8 1,9 0,8 6,0 100,0 0,5

Valle d'Aosta 74,9 4,3 1,6 20,8 100,0 0,5

Lombardia 0,0 70,2 6,6 4,8 1,4 23,1 100,0 1,3

Trentino-Alto Adige 57,4 17,4 0,5 3,4 25,3 100,0 0,1

Bolzano-Bozen 92,3 7,7 7,7 100,0

Trento 63,9 8,8 0,6 2,9 27,3 100,0 0,1

Veneto 26,2 23,6 0,4 0,1 50,3 100,0 0,8

Friuli-Venezia Giulia 1,7 92,8 2,8 0,1 0,3 2,8 100,0 1,1

Liguria 95,8 3,9 2,8 0,2 0,3 100,0 1,6

Emilia-Romagna 7,7 55,2 17,4 7,4 2,8 19,7 100,0 0,1

Toscana 0,1 84,2 11,5 8,2 1,4 4,2 100,0 0,4

Umbria 3,4 37,0 48,6 11,0 8,9 11,0 100,0 0,1

Marche 52,8 41,7 47,2 100,0

Lazio 0,0 59,1 36,2 4,7 27,2 4,7 100,0 1,2

Abruzzo 0,3 27,0 13,4 4,9 1,7 59,3 100,0 0,3

Molise 40,3 54,5 27,6 26,9 5,2 100,0 0,2

Campania 0,3 63,5 18,7 5,7 3,0 17,4 100,0 1,5

Puglia 0,1 85,1 11,6 4,1 5,2 3,3 100,0 1,3

Basilicata 41,9 28,6 5,8 6,3 29,6 100,0 0,8

Calabria 0,1 84,0 10,6 1,4 7,6 5,3 100,0 1,6

Sicilia 82,3 11,5 3,8 1,3 6,2 100,0 1,9

Sardegna 1,1 75,9 5,4 0,9 17,6 100,0 0,3

Italia 0,2 74,1 13,4 3,7 5,0 12,3 100,0 0,7

Fonte: Istat - Statisticheforestali
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