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SINTESI DEL RAPPORTO





II Rapporto annuale giunge alla sesta edizione. Nato dalle
riforme della statistica ufficiale degli anni '80 che hanno este
so le competenze dell'Istat dalla raccolta di dati alla ricerca e
all'analisi, esso rappresenta la sintesi dell'attivita dell'Istituto,
svolta in continua interazione con i centri della statistica eu
ropea, gli altri soggetti del sistema statistico nazionale, le uni
versita e i luoghi della ricerca pubblica e privata.

II Rapporto intende offrire contributi informativi docu
mentati su temi che sono oggetto di dibattito nel Paese. La
sua presentazione in una sede parlamentare e un riconosci
mento importante del quale, anche a nome del personale
dell'Istituto, ringrazio il Presidente della Camera dei Depu
tati.

L'informazione prodotta dall'Istat serve come base co
noscitiva per l'attivita legislativa e di governo a tutti i livelli,
rna e anche al servizio dei cittadini e di coloro che li rappre
sentano, per valutare l'efficacia delle misure adottate. Per
questo motivo, negli anni pili recenti, accanto alle tradiziona
li informazioni demografiche, economiche ed arnministrati
ve, rinnovate ed arricchite, l'Istat ha fortemente sviluppato
le indagini sulle famiglie, per descrivere pili compiutamente
le condizioni di vita e osservare le differenze sociali, anche in
un'ottica territoriale e di genere.

La statistica ufficiale e spesso qualificata come "magistra
tura del dato". Euna definizione del nostro lavoro che e uti
le ricordare in questi giorni COS! intensi di decisioni per la
costruzione europea. L'impegno concorde degli istituti di
statistica nazionali e di Eurostat, l'Ufficio statistico della
Commissione europea, ha consentito di verificare la posi
zione dei diversi paesi rispetto ai parametri di Maastricht,
superando le difficolta che derivavano da ordinamenti di
versi, da differenze nelle metodologie e nei tempi di raccol
ta e di elaborazione dei dati che non collimavano ovunque
con quelli delle decisioni. Il lavoro comune ha contribuito in
misura significativa alla preparazione dell'Europa monetaria
e da esso abbiamo tratto insegnamenti importanti. D'al
tronde, la statistica e una componente riconosciuta della co
struzione europea. II trattato di Amsterdam del 1997 con
tiene un esplicito riferimento al suo ruolo e ai principi che
ne devono guidare l'attivita.

L'armonizzazione delle statistiche riguarda non soltan
to le variabili alle quali fanno riferimento i parametri di
Maastricht, rna anche quelle relative a molte altre aree eco-
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nomiche e sociali. In questa processo l'Istituto e forte
mente impegnato, con capacita e risultati allineati e in a1cu
ni campi preminenti rispetto agli altri istituti europei.

Ci sono pero esigenze che devono essere considerate
dalla legislazione nazionale e sulle quali l'Istat, come coordi
natore del Sistema statistico nazionale, e pronto a dare il
proprio contributo.

Tre considerazioni possono risultare utili. Nella predi
sposizione degli atti normativi sarebbe importante preve
dere fin dall'inizio il ruolo dell'informazione statistica, per
consentire poi il monitoraggio degli interventi e la valutazio
ne della loro efficacia. Dovrebbero essere considerati, ove
possibile, anche indicatori armonizzati a live110 europeo. In
fine, potrebbe essere opportuno che, come sta avvenendo
in altri paesi europei, si riflettesse sull'autonomia della fun
zione statistica. L'Istituto gode da molti anni di una invidiabi
le tradizione di liberta nello svolgimento dei suoi compiti.
Ma forse egiunto il momento, ed equesta una riflessione che
mi permetto di sottoporre all'attenzione dei legislatori im
pegnati nel difficile processo di revisione costituzionale, di
riconoscere formalmente l'indipendenza della statistica uffi
ciale, dimostrare, anche per questo aspetto, la nostra sinto
nia con i processi in corso in Europa.

II processo di convergenza

Per l'Unione europea il 1997 era destinato ad assumere
una valenza particolare, dal momenta che tale anna era stato
individuato da tempo come periodo di riferimento per valu
tare l'ammissibilita dei diversi paesi alla terza fase dell'Unio
ne monetaria che prendera avvio il 10 gennaio del 1999. Le
politiche economiche perseguite dai governi e dalle banche
centrali sono risultate coerenti con l'obiettivo del raggiungi
mento dei criteri di convergenza fissati dal Trattato di Maa
stricht, consentendo a quattordici paesi di ottemperare alle
condizioni richieste. Soltanto la Grecia, malgrado abbia
compiuto consistenti progressi, non e per il momenta in li
nea, mentre Gran Bretagna, Svezia e Danimarca hanno scel
to di rinviare la loro adesione.

Nel corso dell'ultimo anna la ripresa delle economie euro
pee si e rafforzata, portando l'incremento del Pil a prezzi co
stanti nella media dell'Unione dall'1,80/0 del 1996 a12,70/0 del 1997.
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II tasso di disoccupazione standardizzato e destagionaliz
zato, misurato dall'Eurostat in percentuale della popolazione
attiva civile, tra il gennaio 1997 e il gennaio 1998 si e ridotto
dal 10,8% al 10,4%.

Tra l'inizio del 1997 e l'inizio del 1998, il tasso d'inflazione
medio e diminuito di 0,8 punti percentuali. I corsi delle valu
te dei paesi partecipanti agli accordi europei di cambio sono
rimaste stabili.

Infine, diversamente da quanto era avvenuto nell'anno
precedente, nel1997 si sono registrate riduzioni significative
dei deficit di bilancio in quasi tutti gli Stati membri e avanzi in
Danimarca, Irlanda e Lussemburgo. Nell'intera Unione il rap
porto tra disavanzo e Pil e sceso allivello del 2,4%, con una
diminuzione di quasi due punti percentuali rispetto alla me
dia del 1996. Per la prima volta durante gli anni '90 e diminui
to anche il rapporto tra stock di debito e Pil.

La partecipazione dell'Italia alla moneta unica e il risultato
di un intenso e difficile processo di avvicinamento alle con
dizioni di stabilita. Passaggio fondamentale e stato il risana
mento del bilancio pubblico.

L'avvio dell'Unione monetaria, se da un lato pone vincoli
stringenti, dall'altro apre importanti opportunita. La riduzio
ne della spesa per interessi connessa alla flessione dei tassi
sui titoli pubblici rappresenta un risultato importante e con
sentira in prospettiva di ridurre le rigidita che hanno caratte
rizzato il bilancio nell'ultimo decennio.

La ripresa economica in Italla

Nel nostro Paese, ne11997, si e verificata un'accelerazione
della crescita economica rispetto all'anno precedente che
tuttavia non ha raggiunto i ritmi del biennio 1994-95. L'incre
mento del prodotto interno lordo in termini reali e stato pa
ri all'1,5%, con una dinamica particolarmente positiva se si
tiene conto che il trascinamento dall'anno precedente era
negativo per 0,3 punti percentuali.

Le componenti interne della domanda hanno sostenuto
per intero l'aumento del Pil, favorito anche dal processo di
ricostituzione delle scorte. I consumi finali delle famiglie so
no cresciuti del 2,4% rispetto al 1996, grazie anche all'effetto
degli incentivi all'acquisto di autoveicoli nuovi. AI netto della
voce "acquisto mezzi di trasporto" (aumentata del 31,8%),
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l'incremento risulta pari all'1,4%, un valore maggiormente in
linea con quelli osservati nel corso del biennio 1994-95.

Per il secondo anna consecutivo l'aumento degli investi
menti fissi lordi, pari allo 0,6%, e stato molto contenuto, se
gnalando che la ripresa dei livelli di attivita economica non e
ancora accompagnata da significative espansioni della base
produttiva.

La crescita non ha riguardato tutti i settori economici: ad
un incremento del valore aggiunto reale nell' industria in
senso stretto e nei servizi destinabili alla vendita si e con
trapposta una diminuzione di tale grandezza per il compar
to agricolo e le costruzioni. L'unico settore ad avere creato
posti di lavoro nella media del 1997 e stato quello dei servizi
privati.

II punto di svolta del ciclo della produzione industriale
si e situato nel quarto trimestre 1996. Successivamente, si e
manifestato un costante aumento dei livelli produttivi, si
gnificativamente influenzato, come si e detto, dai provvedi
menti legati alla rottamazione degli autoveicoli, con un no
tevole incremento quindi nella produzione di beni di con
sumo e di prodotti legati all'indotto dell' industria automo
bilistica. L'indice della produzione industriale ha superato,
nel terzo trimestre della scorso anno, i livelli raggiunti nel
1995, quando si era registrato il precedente punto di svolta
superiore.

La ripresa della produzione ha coinvolto soprattutto le
imprese con almena 200 addetti, che nel 1996 avevano regi
strato risultati inferiori rispetto alle unita pili piccole: la ere
scita nel primo gruppo e stata del 2,5%, contro 1'1,7% per
quelle di minore dimensione.

Le vendite del commercia sono aumentate del 2,9% in
termini nominali. In particolare, il Nord-ovest si e contrad
distinto per uno spiccato dinamismo, superiore a quello del
Nord-est; il Centro ha mostrato un chiaro rallentamento e il
Mezzogiorno segnali di recupero, con un incremento del
2,4%.

La ripresa produttiva si e associata ad una crescita signifi
cativa delle retribuzioni lorde procapite, la cui dinamica e ri
sultata superiore di 1,8 punti percentuali a quella dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'accelera
zione salariale in termini reali, che ha seguito quella, pili mo
desta, registratasi nel 1996 (+0,3%), e risultata coerente con
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l'andamento della produttivita del lavoro. La dinamica diffe
renziale dei prezzi dell' output e di quelli al consumo e so
prattutto l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota ef
fettiva dei contributi sociali hanno determinato un incre
mento del 2% del costa dellavoro per unita di prodotto.

Questa potenziale pressione inflazionistica e stata in par
te assorbita dalla moderata evoluzione dei prezzi degli input
importati (+1,1%) e dalla riduzione dello 0,6% dei margini
lordi di profitto. Cia ha determinato una diminuzione della
redditivita delle imprese, peraltro rimasta su livelli storica
mente elevati.

Dopo la fase di stabilizzazione del 1996, i flussi d'inter
scambio con l'estero hanno ripreso vigore. L'incremento e
stato particolarmente marcato per le importazioni di beni e
servizi, sulle quali hanno influito sia la ripresa dell'attivita pro
duttiva, sia l'incremento della domanda, soprattutto di con
sumo. La crescita dei valori delle merci importate ed espor
tate e stata determinata da un forte aumento delle quantita
scambiate, mentre i valori medi unitari sono risultati sostan
zialmente stazionari.

Nel1997 la bilancia commerciale ha registrato per il quin
to anna consecutivo un saldo attivo, che risulta tuttavia infe
riore a quello dell'anno precedente. I saldi per aree geografi
che confermano che l'interscambio con i paesi extra-De for
nisce l'apporto pili consistente al surplus complessivo.

In particolare, il Mezzogiorno, dopo la stasi del 1996, ha
espresso una vivace crescita delle vendite all'estero (+9,6%),
con un tasso di variazione doppio rispetto a quello medio
nazionale. Di conseguenza, la quota di export attribuibile alle
regioni meridionali e insulari e lievemente aumentata, pas
sando dal 9,1% del 1996 al 9,6% del 1997.

La graduale ripresa dell'attivita produttiva non ha avuto ri
percussioni di rilievo sui livelli occupazionali complessivi:
nella media dell'anno il numero degli occupati rilevato attra
verso l'indagine trimestrale sulle forze di lavoro (pari a poco
pili di 20 milioni di unita) e rimasto infatti sostanzialmente
stabile rispetto al 1996. L'aumento occupazionale nei servizi
e stato interamente compensato dalle perdite registrate
nell'agricoltura e nell'industria.

II contenuto incremento dell'offerta di lavoro si e tradot
to interamente in un aumento delle persone in cerca di oc-
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cupazione, passate da 2.763.000 unita nel1996 a 2.804.000 nel
1997 (+1,5%). La crescita della disoccupazione ha riguardato
esclusivamente le regioni meridionali.

La dinamica dell'occupazione in corso dell'anno ha mo
strato un profilo pressoche piatto, come risultato pero di
tendenze diversificate a livello territoriale: nei primi due tri
mestri, in correlazione con la positiva congiuntura economi
ca, i risultati migliori si sono registrati nel Mezzogiorno, a
fronte di una tenuta nel Nord e di qualche segnale di ripiega
mento al Centro. Nella seconda meta dell'anno, la ripresa
dell'occupazione nel Settentrione e la flessione registratasi
nel Mezzogiorno hanno nuovamente ampliato i gia profondi
divari esistenti tra le diverse aree.

E proseguito nel 1997 l'aumento dell'incidenza delle for
me di lavoro flessibili, quali illavoro a tempo parziale e tem
poraneo. 11 part-time rappresenta il 6,9% dell'occupazione
dipendente (era il 6,4% nel1996 e il 5,2% nel 1993); il proces
so ha interessato soprattutto la componente femminile, per
la quale l'incidenza ha raggiunto il 13,1% (dal 10,4% nel 1993)
e il settore dei servizi. 11 lavoro temporaneo, il cui peso si
colloca ormai al di sopra dell'8% (era pari al 7,4% nel 1996 e
al 6,2% nel 1993) ha mostrato un discreto sviluppo su tutto il
territorio nazionale ed in particolare nel Mezzogiorno.

Gli indicatori delle grandi imprese del settore industriale
(500 e pili addetti) hanno fatto registrato, nel corso del 1997,
una graduale riduzione del ritmo d' espulsione della manodo
pera (al lordo dei dipendenti in cassa integrazione guadagni)
e un'elevata incidenza del ricorso allo straordinario.

La riduzione dell'inflazione Nel1997 sono proseguite le tendenze disinflazionistiche,
gia evidenti in precedenza. L'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati e cresciuto dell'1,7% ri
spetto al 1996; l'indice riferito all'intera collettivita nazionale,
che comprende un paniere di prodotti pili ampio del pre
cedente, del 2%; quello armonizzato, costruito per confron
tare le dinamiche dei prezzi tra i vari paesi dell'Ue, dell'1,9%.

In particolare, l'indice per l'intera collettivita nazionale e
passato da una variazione tendenziale del 2,7% a gennaio ad
una dell'1,9% a dicembre. 11 processo di disinflazione e stato
pili marcato nel primo semestre, quando l'incremento me
dio mensile dei prezzi si e attestato intorno allo 0,1% al net
to dei fattori stagionali, mentre nel secondo si e portato in
torno allo 0,2%.
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Le dinamiche del 1997 hanno determinato un trascina
mento al 1998 pari allo 0,8% per l'indice relativo all'intera
collettivita nazionale (l'anno precedente il trascinamento era
stato pari allo 0,9%). Questi valori sono compatibili con un
profilo inflazionistico ancora moderato nel corso dell'anno
corrente, anche se occorre ricordare come i beni alimenta
ri, che hanno contribuito in misura notevole alla diminuzio
ne dell'inflazione negli ultimi due anni, abbiano ripreso un
certo slancio nell'ultimo trimestre del 1997.

Nell'anno, il reddito disponibile delle famiglie e cresciuto It reddito delle famiglie

del 2,6% in termini nominali (+4,9% nel 1996); poiche l'au-
mento del deflatore dei consumi valutato nell'ambito della
contabilita nazionale e stato pari al 2,5%, il potere d'acquisto
si e mantenuto sostanzialmente stabile (+0,1% rispetto al
1996).

La propensione al consumo si e portata all'85,6%, con un
incremento di 1,9 punti percentuali rispetto all'anno prece
dente, raggiungendo un livello di 4,4 punti percentuali supe
riore a quello medio degli anni '90 e di ben otto punti pill ele
vato di quello medio degli anni '80.

L'andamento del reddito disponibile e stato fortemente
influenzato dalla dinamica dei redditi da capitale, in modo
particolare degli interessi netti, che hanno registrato una for
te contrazione dovuta soprattutto alla consistente flessione
dei tassi d'interesse. Questa ha caratterizzato tutto il 1997, a
seguito del consolidamento del processo di disinflazione e
del progressivo avvicinamento dei conti pubblici agli obiet
tivi fissati dal governo. Le altre principali componenti del
reddito delle famiglie hanno mostrato andamenti moderata
mente crescenti in termini nominali: i redditi da lavoro di
pendente sono aumentati del 4,7%, quelli da lavoro autono
mo del 3,8% e le prestazioni sociali del 6,1%.

II miglioramento del clima di fiducia, unitamente alla fles
sione dei tassi d'interesse e alla ripresa dei mercati mobiliari,
hanno determinato un riorientamento del portafoglio delle
famiglie verso attivita pill rischiose, rna pill remunerative, co
me i fondi comuni d'investimento e i titoli azionari. Nel
complesso, i fondi comuni e le gestioni patrimoniali hanno
fatto registrare un flusso di raccolta netta pill che doppio ri
spetto a quello, gia consistente, del 1996.

Nel 1997 le imposte correnti sul reddito e il patrimonio a
carico delle famiglie, che l'anno precedente erano cresciute
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dell'8%, hanno segnato un ulteriore incremento del 6,2%. Cia
ha determinato un aumento della pressione fiscale. Quella
corrente, calcolata rispetto al reddito disponibile lordo del
le famiglie, e passata dal 13,1% del 1996 al 13,5% del 1997.

La finanza pubblica II deficit del bilancio pubblico e risultato pari al 2,7% del
Pil. II processo di risanamento, in corso dall'inizio degli anni
'90, ha registrato in quest'ultimo anna una netta accelerazio
ne, con una riduzione del rapporto di quattro punti percen
tuali. Tale risultato e stato determinato dalla consistente di
minuzione della spesa per interessi, la cui quota sul Pil e see
sa, tra il1996 e il1997, dal10,8% al 9,5% e dalla marcata espan
sione dell'avanzo primario, aumentato nello stesso periodo
dal 4,1% al 6,8% del Pil.

In particolare, il disavanzo corrente in percentuale del Pil
e diminuito rispetto al 1996 di oltre tre punti percentuali (dal
3,2% allo 0,1%) e si e sostanzialmente azzerato: il deficit eli bi
lancio ha quindi finanziato soltanto il disavanzo del conto ca
pitale.

D'altro canto, la pressione fiscale e aumentata da142,4% al
44,3%, sospinta dalla dinamica del gettito tributario e dal pre
lievo straordinario per l'Europa. Le uscite al netto degli inte
ressi hanno manifestato una crescita contenuta; in rapporto
al Pil sono diminuite di 0,3 punti percentuali, grazie anche ad
un severo sistema di monitoraggio dei flussi di cassa.

L'incidenza delle spese per prestazioni sociali e aumenta
ta, pur risultando in rallentamento rispetto all'anno prece
dente.

Per il terzo anna consecutivo, il debito pubblico ha con
tinuato a ridursi in rapporto al Pil, passando dal 124% del
1996 al 121,6%.

Aspetti strutturali del sistema produttivo

In questo quadro congiunturale, la performance dell'eco
nomia italiana e la sostenibilita del processo di integrazione
europea vanno valutate, oltre che rispetto ai parametri di
convergenza, anche alla luce dei fattori di successo 0 di in
successo che caratterizzano il sistema produttivo.

II completamento del mercato interno ed il processo di
creazione della moneta unica stanno rapidamente cambian
do 10 scenario economico europeo e pongono in primo
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piano i problemi di integrazione reale. II venir meno della
sovranita nazionale sul tasso di cambio e la progressiva omo
logazione delle normative nazionali in materia di economia e
lavoro metteranno ancora di pili in evidenza i fattori cornpe
titivi a livello regionale e locale, con riferimento sia alla capa
cita produttiva, sia alla dotazione infrastrutturale. La crescen
te globalizzazione dei mercati e delle economie, aprendo
nuove prospettive di sviluppo, accentuera nella stesso tem
po la competitivita tra paesi ed aree geo-economiche.

II sistema delle imprese italiane e caratterizzato da una La struttura dimensionale
notevole specificita, con una presenza forte e diffusa di unita delle imprese

di ridotte dimensioni. Le piccole imprese rappresentano un
riconosciuto modello di industrializzazione, basato sull'of-
ferta specializzata e su reti che garantiscono elevati margini
di flessibilita, con conseguenti impatti positivi sull'efficienza
di sistema e sui livelli occupazionali. D'altro canto, le piccole
imprese possono risultare, nelle aree non distrettuali ed in
un sistema con forti differenze territoriali, fragili quanto a
propensione innovativa, struttura economico-finanziaria,
capacita di essere competitive rispettando i vincoli dell'eco-
nomia regolare.

Nel 1995 le imprese attive erano circa 3,7 milioni. II pe
so occupazionale di quelle pili piccole (fino a cinque addet
to era pari al 37,6% e risultava estremamente variabile setto
rialmente: 15,5% nell' industria in senso stretto, 47,9%
nell' industria delle costruzioni, 61,1% nei servizi alle fami
glie e 48,2% nel complesso degli altri settori terziari.
All'estremo superiore della distribuzione dimensionale, le
imprese con 250 e pili addetti occupavano poco meno del
20% degli addetti totali.

In questo quadro strutturale, il rilancio dell'occupazione
non potra prescindere, ancora per molti anni, dalle specifi
che esigenze del settore delle piccole imprese, fortemente
sensibile alle diseconomie esterne derivanti dalla carenza di
dotazioni infrastrutturali e dalle inefficienze di sistema.

La propensione all'esportazione e la capacita di reagire ai L'apertura internazionale

cambiamenti di natura monetaria e reale da parte del sistema
produttivo assumono particolare importanza con riferi-
mento al processo di integrazione europea. L'ultimo bien-
nio, caratterizzato dapprima da una significativa rivalutazio-
ne del cambio reale e successivamente da una sua stabilizza-
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zione, ha costituito una situazione potenzialmente difficile
per la capacita competitiva del Paese, che invece ha mostra
to una buona tenuta.

Nel nuovo scenario che si prospetta per i prossimi anni,
con una moneta unica per tutti i paesi dell'Uem, pili forte di
quanto non sia stata la lira, diventa progressivamente pili fa
cile per le imprese italiane pianificare I'attivita commerciale
e produttiva ed accedere al finanziamento a pili basso costo,
ma anche pili stringente la necessita di rinnovarsi continua
mente, passando dalle prassi di aggiustamento di breve ter
mine a strategie di medio e lungo periodo.

Nel complesso, il sistema delle imprese mostra un solido
posizionamento competitivo sui mercati internazionali, ba
sato su una forte integrazione delle esportazioni all'interno
della domanda mondiale di manufatti e non soltanto sugli in
crementi di competitivita di prezzo determinatisi nel qua
driennio 1992-95.

Nel 1995 le imprese industriali esportatrici rappresenta
vano il 17,5% delle imprese attive nel settore, con un'occu
pazione pari al 60,3%. La loro incidenza risultava massima
nelle regioni nord-occidentali (22,2% in termini di imprese e
71,3% in termini di addetti) e minima, ma non trascurabile,
nel Mezzogiorno (7,8% delle imprese e 32,5% degli addetti).
La propensione all'esportazione tende ad aumentare con la
dimensione dell'impresa: gia nelle imprese con 10-19 addet
ti, le unita esportatrici sono il 40%; nella fascia prossima a 100
addetti l'attivita di esportazione interessa 1'80% delle impre
se. A questa elevata esposizione internazionale si e accompa
gnata un continuo aumento, tra il 1993 e il 1996, del numero
di aziende esportatrici nel mercato europeo.

Performance delle imprese e occupazione

Se a livello macroeconomico emerge una modificazione
della composizione dei fattori utilizzati (lavoro, capitale e in
put intermedi) che tende a ridurre l'utilizzo di lavoro anche
in comparti (come i servizi) apparentemente meno per
meabili ai processi di sostituzione, le dinamiche d'impresa
mostrano l'esistenza di intensi flussi di creazione e distruzio
ne di posti di lavoro. L'analisi settoriale, territoriale e profes
sionale dell'occupazione segnala come, nel periodo 1993-97,
accanto a segmenti in profonda crisi, siano emersi casi nei
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quali la crescita e stata sostenuta, in un quadro di notevole au
mento dellivello medio delle qualifiche. D'altronde, alla qua
lificazione professionale sono legati essenzialmente il sue
cesso 0 l'insuccesso degli individui suI mercato dellavoro.

A livello d'impresa, si manifesta una stretta correlazione
tra performance economico-finanziaria e crescita dell'occu
pazione: tale correlazione presenta una sensibilita ciclica
nettamente maggiore per le grandi imprese (con 500 e pili
addetti) rispetto alle imprese pili piccole (con meno di 100
addetti), Si rilevano, inoltre, intensi flussi d'entrata ed uscita
ed un tendenziale ricambio dello stock di occupati, con una
presenza proporzionalmente maggiore di nuove e pili fles
sibili forme di lavoro.

Tra il 1991 e il 1995, il 45% delle piccole imprese, il 44%
delle medie (con 100-499 addetti) ed il 33% delle grandi han
no incrementato i livelli di occupazione; illoro profilo e ca
ratterizzato da elevati livelli di redditivita, propensione all'in
novazione e all'esportazione, e di intensita di utilizzo del la
voro, misurato dalle ore effettivamente lavorate per dipen
dente. Tuttavia, la scelta che prevalentemente viene registra
ta e quella di aumentare il numero di dipendenti soltanto do
po un persistente aumento nell'impiego della manodopera
gia presente. Vengono, d'altro canto, in evidenza difficolta
derivanti dall'eccessivo costa dell'indebitamento e dall'alto
livello di pressione fiscale sui redditi d'impresa; ambedue
questi fattori penalizzano in particolare le piccole imprese,
rendendo pili vulnerabili i posti di lavoro che esse creano.

Si confermano profonde differenze territoriali nella pro
pensione alla crescita: con riferimento al 1995, la probabilita
di aumentare l'occupazione per le imprese meridionali era
di circa venti punti percentuali inferiore a quella stimata per
le imprese del Nord-est.

Questi segnali di vitalita occupazionale delle imprese, se
non accompagnati da un'espansione duratura della domanda
e da un incremento del numero complessivo di unita pro
duttive (determinato dalla creazione di nuove imprese e dal
la riduzione delle cessazioni), possono associarsi ad un effet
to netto sostanzialmente nullo sull'occupazionecomplessi
va. I dati testimoniano, infatti, i segni di una continua rialloca
zione occupazionale che passa attraverso le singole imprese,
i settori, le professioni, le regioni. L'impatto sociale dello svi
luppo economico risulta fortemente differenziato, con costi
e disagi concentrati su specifici segmenti di popolazione e,
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La flessibilitd dell'utilizzo
di lavoro

XIV

in particolare, con la persistenza di ampi, inefficienti e diffi
cilmente sostenibili dualismi territoriali.

Negli ultimi anni la tendenza internazionale alIa riduzione
dell'orario di lavoro si e interrotta e in alcuni paesi si e addi
rittura invertita; sono cresciute la flessibilita degli orari e l'im
portanza delle prestazioni lavorative atipiche.

Nell'Ue, dal 1983, vi sono state lievissime variazioni
dell'orario su base sia settimanale sia annuale. L'orario setti
manale abituale tende a scendere in agricoltura e, in misura
minore, nei servizi, in tutti i paesi ad eccezione del Regno
Unito; nell'industria, tende a crescere in Spagna, Francia, Re
gno Unito, Irlanda e Portogallo.

In Italia, illivello e la variabilita degli orari effettivi risulta
no dipendenti principalmente dalle dimensioni d'impresa e
dal settore di attivita economica. L'orario annuale pro capite
nelle piccole imprese risulta in media superiore di oltre 40
ore a quello delle imprese con 500 e pili addetti. D'altronde,
nelle grandi imprese esso mostra un pili accentuato anda
mento ciclico.

Nell'industria, dal 1989 al 1995, si e registrata una crescita
dell'orario medio effettivo pro capite, particolarmente forte
nelle piccole imprese e nei settori alimentare, tessile, mecca
nico, dellegno e delle costruzioni. Al contrario, l'orario risul
ta piuttosto stabile 0 in leggera diminuzione negli altri settori.

II sistema produttivo si avvale di una discreta flessibilita
nell'impiego del fattore lavoro, in relazione a cambiamenti
dell'organizzazione della produzione. Gli orari e le presta
zioni lavorative atipiche risultano molto diffuse, soprattutto
nelle medie e grandi imprese.

In particolare, il lavoro su turni e impiegato regolarmen
te dal 79% delle grandi imprese, dal 48,5% delle medie e dal
16% delle piccole, spesso in relazione alla presenza di im
pianti a ciclo continuo. Nelle grandi imprese e anche diffuso
il lavoro notturno. Esso viene utilizzato da circa il 53% di
quelle con 500 e pili dipendenti.

L'ampio impiego del lavoro straordinario, anch'esso so
prattutto nelle medie e grandi imprese, si conferma come
una caratteristica del sistema produttivo italiano; soltanto una
minoranza di imprese non utilizza, regolarmente 0 saltuaria
mente, questo istituto. Risulta diffuso anche il sabato lavorati
vo, mentre meno frequente e il ricorso a prestazioni lavora
tive nei giorni festivi.
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Nel corso degli ultimi anni si sono fortemente modificati
i meccanismi di entrata e uscita dal mercato dellavoro. Nel
1996 la maggioranza dei lavoratori e stata assunta, nelle im
prese con oltre 10 dipendenti, con contratti di lavoro atipici
(part-time, a tempo determinato, stagionali, formazione-la
voro e apprendistato), In particolare il 65% dei nuovi entrati
nelle grandi imprese e stato assunto con un contratto a ter
mine 0 di formazione-lavoro 0 stagionale. Nelle piccole im
prese questa quota si riduce a poco meno del 50%. Specifica
mente, i contratti a termine riguardano il 32% degli entrati
nelle grandi imprese e il 23% nelle piccole imprese; il part
time coinvolge il 18% dei nuovi entrati nelle grandi imprese e
il 5% nelle piccole.

II turnover occupazionale e elevato: nel 1996 esso ha
coinvolto circa un lavoratore su quattro di quelli impiegati
nelle piccole imprese. Come era prevedibile in un periodo
di crescita, seppure moderata, come il 1996, in tutte le classi
dimensionali i tassi di uscita per dimissioni volontarie sono
risultati pili elevati di quelli per licenziamento. Peraltro, es
sendo pili diffuse le forme di impiego a tempo determinato,
assume sempre maggiore rilevanza la modalita di uscita per
scadenza del contratto di lavoro.

La contrattazione integrativa aziendale interessa soltanto
una parte del sistema produttivo: nel biennio 1995-96 sono
state coinvolte circa due terzi delle imprese industriali con
500 e pili addetti e poco meno del 50% di quelle di medie di
mensioni; soltanto una minoranza delle imprese dei servizi e
delle piccole imprese dell'industria ha sottoscritto accordi
integrativi.

La contrattazione aziendale ha riguardato principalmente
la retribuzione e, in secondo luogo, l'organizzazione e gli ora
ri di lavoro, l'ambiente e la sicurezza, le relazioni sindacali.
Nel 64% delle imprese medio-grandi e nel 45% di quelle pic
cole coinvolte nella contrattazione aziendale sono state intro
dotte forme di retribuzione variabile e premi di risultato.

Cia appare, peraltro, coerente con l'accordo definito nel
luglio 1993 tra governo e parti sociali, il quale, oltre all'obiet
tivo della salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzio
ni, riservava un ruolo significativo alla contrattazione integra
tiva aziendale. D'altro canto, nel contesto di bassa inflazione
implicito nella unificazione monetaria europea, si deterrni
neranno prevedibilmente nuovi equilibri tra aspetti macro e
microeconomici delle dinamiche retributive.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1997

SINTESI

xv



LA SITUAZIONE DEL PAESE

Fattori rilevanti della
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Le analisi effettuate mostrano alcuni elementi di debolez
za che condizionano la competitivita del sistema: la scarsa
propensione innovativa, gli oneri derivanti dall'inefficienza
dei servizi pubblici, i problemi infrastrutturali. Questi fattori
critici della cornpetitivita manifestano una forte specificita
territoriale, con un sistematico svantaggio relativo del Mez
zogiorno.

La questione dell'uso produttivo delle conoscenze tecno
logiche nel sistema economico italiano e uno dei temi cen
trali nell'attuale fase di consolidamento e approfondimento
del mercato unico europeo. La sua soluzione puo anzi essere
collocata tra le sfide da raccogliere per evitare che il Paese sia
confinato in una posizione di secondo piano nel contesto
comunitario.

Negli ultimi anni la posizione italiana in termini di inten
sita tecnologica e peggiorata rispetto agli altri paesi avanzati.
Nel 1995 l'Italia si e situata al ventesimo posto della graduate
ria mondiale per l'incidenza della spesa per ricerca e svilup
po sul Pil, con un valore pari a circa 1'1%. Cio dipende, in lar
ga misura, dal ridotto livello delle spese sostenute diretta
mente dalle imprese.

Ulteriori indicatori sottolineano la relativa arretratezza
tecnologica e scientifica del nostro Paese, come la percen
tuale dei ricercatori sulla popolazione attiva, molto al di sot
to della media europea, e l'elevata dipendenza dalle importa
zioni in molti comparti high-tech del sistema produttivo. Nel
quinquennio 1991-1996 si e accentuato il cronico squilibrio
della bilancia tecnologica nazionale, nel quadro di una com
plessiva riduzione dell'interscambio di beni con tecnologie
incorporate.

Si segnala, inoltre, la persistenza di una scarsa propensio
ne delle imprese all'innovazione: meno di un terzo di quelle
che operano del settore dei servizi ha introdotto innovazio
ni nel periodo 1993-95, una quota abbastanza simile a quella
rilevata per l'industria relativamente al periodo 1990-92. Gli
ostacoli maggiori corrispondono a caratteristiche proprie
della ridotta dimensione aziendale: avversione al rischio, vin
coli finanziari, limiti informativi, legati alla scarsa conoscenza
del mercato, organizzativi.

L'efficienza del sistema amministrativo puo assumere im
portanza decisiva nel determinare sia il livello di competiti
vita delle singole imprese, sia anche le scelte imprenditoriali
orientate alla creazione di nuove attivita.
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Gli oneri complessivi per adempimenti amministrativi
rappresentano mediamente 1'1% dei costi aziendali, con un
andamento crescente al diminuire della dimensione azienda
le. Essi sono sostenuti per il 48% attraverso il ricorso a pro
fessionalita interne all'impresa, con un' incidenza del 3,4%
sul costa complessivo dellavoro.

Coesione e disagio sociale

Nell'agenda europea per il 2000 l'obiettivo della coesione
sociale costituisce un tema centrale; il processo di risana
mento economico per essere sostenibile deve confrontarsi
con la necessita di coniugare efficienza e competitivita del si
stema con equita e giustizia sociale.

II nostro Paese e profondamente segnato dal problema
della mancanza di lavoro che, in a1cune regioni e per a1cune
aree sociali, si presenta come una grande emergenza. Nel
1997 il tasso di disoccupazione e risultato pari al 12,2%, un li
vello che, seppure non troppo diverso da quello dei princi
pali paesi europei, nasconde una forte e persistente con
centrazione della disoccupazione su specifici segmenti di
popolazione. Risultano particolarmente elevati, rispetto alla
media europea, i tassi di disoccupazione giovanile e fernmi
nile e sono molto alti i differenziali territoriali tra Nord e
Mezzogiorno.

Nonostante l'economia sia in una fase di ripresa, non si
sono registrati segnali apprezzabili di miglioramento per
quanto riguarda la capacita di assorbire nuova forza lavoro,
mentre e proseguita l'espulsione di occupati in diversi setto
ri. Negli ultimi anni, i processi di ristrutturazione del sistema
produttivo hanno alterato gli equilibri tradizionali del merca
to del lavoro, regolato in precedenza da meccanismi rigidi
che tutelavano le posizioni lavorative dei capifamiglia anche
se non riuscivano a garantire un adeguato inserimento occu
pazionale dei figli. Ormai, anche per i lavoratori delle classi di
eta centrali, il lavoro a tempo indeterminato e protetto e
sempre pill spesso messo in discussione dal rischio di pre
carieta.

Le famiglie in cui almena un componente deve far fronte
al problema della mancanza di lavoro sono 2.246.000, il
10,9% del totale. Tra queste, in una famiglia su cinque le per
sone in cerca di occupazione hanno perso un precedente la-
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voro, sono cioe disoccupati in senso stretto: sono infine
778.000 quelle in cui tutti i componenti attivi sono in cerca di
una occupazione.

Le famiglie con figli in cerca di lavoro sono 1.307.000; nel
la maggior parte dei casi almena uno dei genitori e occupato
(59%) 0 ritirato dallavoro (27%), cosicche la disoccupazione
del figlio puo trovare una compensazione di tipo economi
co nel reddito dei genitori. In 190.000 famiglie, invece, anche
i genitori attivi sono disoccupati e il tradizionale ruolo di am
mortizzatore sociale da esse svolto risulta compromesso.

Si e gia ricordato che, negli ultimi anni, le opportunita di
ottenere lavori stabili e a tempo pieno sono diminuite e la ri
cerca di occupazione si e orientata verso forme di occupa
zione a tempo determinato e parziale. In alcuni casi questi la
vori atipici rappresentano un punto di incontro tra le esi
genze della domanda e della offerta; in altri, costituiscono 10
sbocco obbligato per i segmenti pili deboli del mercato.
Nel 13% delle famiglie con componenti occupati, almena
uno e impiegato in lavori atipici; nella maggior parte dei casi
si tratta di donne e giovani. Tali lavori sono pili diffusi nelle
famiglie del Nord-est (17% dei casi) , dove si associano all'in
terno della famiglia con quelli tradizionali; nel Mezzogiorno,
invece, si registra la percentuale pili alta di famiglie in cui i la
vori di tutti i componenti occupati sono atipici (5%, contro
3,6% nella media nazionale).

Disoccupazione e pouerta II lavoro e le caratteristiche dell'occupazione hanno un
effetto determinante sulle condizioni di vita delle famiglie e
influiscono sul processo di differenziazione economica tra
le diverse aree del Paese. Nonostante nel complesso la per
centuale di famiglie povere sul totale sia leggermente dimi
nuita, passando dall'1l,7% del 1990 al 10,3% del 1996, nel
Mezzogiorno essa continua a crescere e ha superato il 22%;
risulta ormai concentrato in quest'area il 70% delle famiglie
povere.

Le famiglie che tendono a peggiorare nel tempo la pro
pria condizione relativa si individuano tra quelle con compo
nenti in cerca di occupazione e con figli minori, caratteristi
che particolarmente diffuse nelle regioni del Mezzogiorno.

Per le famiglie con figli minori l'incidenza di poverta
(11%) che risultava inferiore alla media nazionale nel 1990 e
diventata (12,5%) superiore di oltre due punti percentuali
alla media nel 1996. Le famiglie con componenti disoccu-
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pati presentano un'incidenza di poverta in aumento, passa
ta dal 16,9% del 1990 al 20,1% del 1996, con punte partico
larmente elevate (32,7%) se ad essere disoccupata e la per
sona di riferimento della famiglia, generalmente identifica
ta con il componente economicamente pili forte. Allo sta
to di disoccupazione della persona di riferimento si asso
ciano aItri aspetti del disagio econornico, quali Ie cattive
condizioni abitative e, soprattutto, la mancanza di beni du
revoli.

In generale, si osserva un leggero svantaggio economico
delle famiglie in cui la persona di riferimento e una donna.
Esso tende a ridursi nel tempo, tranne che nelle regioni set
tentrionali, dove queste famiglie si identificano essenzial
mente con la tipologia delle donne anziane che vivono sole.
Nel 1996, tra Ie famiglie con persona di riferimento anziana
(oltre 65 anni) di sesso femminile, si rileva un'incidenza di
poverta 06%) di circa due punti percentuali superiore a
quella 03,8%) delle famiglie con persona di riferimento an
ziana di sesso maschile.

La condizione di pili forte disagio, identificata da un con
sumo medio inferiore di almeno il 20% al valore della soglia
di poverta riguarda il 4,7% delle famiglie, rna soItanto un ter
zo di quelle povere del Centro-nord e la meta invece di quel
Ie del Mezzogiorno.

La persistenza della condizione di poverta identifica un
segmento particolarmente debole delle famiglie, verso il
quale dovrebbero essere prevalentemente indirizzati even
tuali interventi di sostegno. La probabilita di permanere nel
10 stato di poverta durante l'intero periodo 1994-1996 e ri
suItata pari al 70%, con valori che variano tra il 59% nel Cen
tro-nord e il 72% nel Mezzogiorno.

La probabilita di passare da uno stato di non poverta ad
uno di poverta e risuItata praticamente nulla nel Centro-nord
e pari al 6% nel Mezzogiorno.

Lo svantaggio pili forte e pili difficilmente recuperabile e
associato alIa persistente esclusione dal mondo dellavoro: la
probabilita di rimanere povero risuIta pili elevata tra chi e ri
masto disoccupato (83%). Per converso, il passaggio dalla
condizione di disoccupazione a quella di occupazione riduce
la probabilita di permanenza nella poverta al 42%. Tra colo
ro che perdono illavoro e diventano disoccupati, la proba
bilita di passare da una condizione di non poverta ad una di
poverta e del 33%.
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Per i giovani la prima causa di esclusione sociale e rap
presentata dalla disoccupazione, che si traduce anche nella
difficolta di rendersi autonomi rispetto alla famiglia di origi
ne; per gli anziani il rischio maggiore e determinato dalla ma
lattia e dall'isolamento.

Si individua, in definitiva, una geografia sufficientemente
nitida dello svantaggio socio-economico: nelle aree del Cen
tro-nord, in particolare nelle realta metropolitane del Nord
ovest, alla solitudine degli anziani si aggiungono cattive con
dizioni abitative; nel Mezzogiorno, al problema della disoc
cupazione, soprattutto giovanile, rna sempre piu frequente
mente anche adulta, al forte disagio abitativo si associa la de
bolezza economica della famiglia, che rischia di non poter
sostenere il peso di un numero elevato di componenti,
spesso figli minori.

La criminalita Disoccupazione e poverta sono i principali aspetti del di-
sagio delle famiglie e degli individui, rna sul piano collettivo
anche l'ambiente sociale svolge un ruolo cruciale sulle condi
zioni di vita. La questione della sicurezza costituisce elemen
to essenziale della convivenza.

I1 numero di delitti denunciati per i quali I'Autorita giudi
ziaria ha iniziato l'azione penale nel periodo 1991-95 ha regi
strato un incremento pari al 30% rispetto al quinquennio
precedente, con valori anche piu elevati per i delitti partico
larmente gravi, come gli omicidi volontari (+42,2%) e la pro
duzione e vendita di stupefacenti (+37,6%).

Se si considera la criminalita violenta (circa 66.000 delitti
denunciati nel 1996), quasi interamente riferibile alla crimina
lita organizzata, i mas simi livelli di diffusione si registrano nel
Mezzogiorno 0,4 delitti per mille abitanti), seguito dall'Italia
Nord-occidentale. I1 fenomeno e diffuso specialmente in
Campania, Sicilia e Piemonte, mentre l'incidenza minore si
ha in Umbria, Molise e Basilicata.

Nelle grandi citra (soprattutto Catania, Bologna e Napoli)
si registra una tendenza all'aumento dei reati di violenza ses
suale (+9,2%), un incremento che puo essere parzialmente
dovuto anche alla maggiore propensione alla denuncia da
parte delle donne.

I1 senso di appartenenza e di identita, fondamentale per
la vita comune, e forte mente influenzato dalla percezione
che i cittadini hanno della propria sicurezza e del grado di
controllo della criminalita sul territorio. Una larga quota (23%
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circa) percepisce un elevato rischio di crirninalita nella zona
in cui vive, soprattutto se si tratta di comuni con pili di 50.000
abitanti. La percezione e particolarmente acuta tra Ie donne
(39,7% contro 17,2% tra gli uomini) e soprattutto tra Ie giova
nissime: circa meta delle ragazze tra i 14 e i 19 anni di eta ha
paura ad uscire da sola la sera, specialmente nei comuni pili
grandi.

Sotto il profilo della fiducia nel sistema pubblico di pro
tezione, le opinioni rilevate destano preoccupazione: oltre il
42% della popolazioneha espresso una scarsa fiducia nella
capacita di controllo della zona in cui vive da parte delle for
ze dell'ordine. Tale sentimento e particolarmente diffuso in
Campania e, seppure in misura minore, in Puglia, Lazio, Sar
degna, Calabria, Sicilia e nelle aree metropolitane, sia nei
centri sia nei comuni della cintura.

I cittadini che hanno dichiarato di aver assistito a fatti 0

comportamenti illeciti, quali usa 0 spaccio di droghe 0 atti di
vandalismo, sono particolarmente numerosi nelle regioni
del Centro-nord.

Disoccupazione, poverta e criminalita sono quindi pro- Ie forme di partecipazione
blemi aperti, rna la societa nel suo complesso non e disgre-
gata. Basti pensare alla diffusione di esperienze di solidarieta
interpersonale, come quelle rappresentate dal volontariato,
o alla partecipazione attiva a organizzazioni sindacali, asso-
ciazioni professionali, ecologiste, culturali, per i diritti civili e
per la pace, e alIa stessa vita politica. Se il volontariato si ri-
volge alle situazioni pili marginali, le altre forme di vita asso-
ciativa si esprimono nel vivere quotidiano, determinando
una fitta rete di relazioni tra cittadini, soggetti collettivi e isti-
tuzioni, di fondamentale importanza per la qualita sociale ed
anche per l'attivita economica. L'associazionismo, in parti-
colare, rappresenta un elemento importante per la crescita
di valori condivisi e per la coesione sociale e un significativo
veicolo di formazione, non di rado anche sul piano profes-
sionale. Esso, inoltre, coagula esigenze e bisogni della popo-
lazione che altrimenti rischierebbero di rimanere inespres-
si e senza risposta.

Pili di 11 milioni di persone (senza considerare la parte
cipazione a comizi 0 cortei) risultano coinvolte attivamente
in politica, nel sindacato, nel volontariato 0 in altre forme di
partecipazione. La maggiore presenza di realta associative si
registra nel Centro-nord, in particolare nel Nord-est, anche
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se forme di impegno meno istituzionalizzato sono presenti
nelle regioni meridionali e insulari.

Emergono significative differenze territoriali. L'Emilia
Romagna e il Trentino-Alto Adige presentano i livelli pili alti
di coinvolgimento nella vita politica. In Emilia-Romagna si
osservano anche i pili alti livelli di coinvolgimento nell'atti
vita sindacale (13%), che si accompagnano a buoni livelli di
partecipazione alle altre forme di impegno; in Trentino-Al
to Adige prevale il coinvolgimento ne1 volontariato.

Si rilevano altresi differenze fra i sessi. Per gli uomini la
partecipazione e concentrata nelle eta centrali (tra i 35 e i 54
anni), mentre per le donne i livelli massimi (tranne che per
l'attivita sindacale) si osservano nelle eta pili giovani (tra i 14
e i 24 anni), II drastico ridimensionamento della partecipa
zione sociale delle donne con il crescere dell'eta corrispon
de all'assunzione di carichi di lavoro familiare ed extra-do
mestico ed al ruolo fondamentale che esse svolgono nell'am
bito delle reti di aiuto informale inter-familiare. Le differen
ze tra uomini e donne sono massime per la partecipazione
politica e sindacale e minime per Ie attivita di volontariato.

Un terzo delle persone coinvolte e impegnato su pili
fronti della partecipazione: circa un milione sia nella vita po
litica sia in quella sindacale; 2.400.000 volontari prendono
parte anche ad attivita associative di altro tipo. L'impegno
sociale dei rimanenti due terzi si concentra in un solo ambi
to: 1.100.000 soltanto in politica, 2.300.000 soltanto ne1 sinda
cato, 1.800.000 nelle sole attivita di volontariato e 2.200.000
soltanto in altre forme.

It votontariato Lo svolgimento di attivita di volontariato da parte dei cit-
tadini assume un rilievo particolare sia come manifestazione
di solidarieta interpersonale, sia per il ruolo che queste atti
vita vengono assumendo ne1 sostegno ai soggetti pili deboli
Ie cui necessita non trovano in molti casi risposte soddisfa
centi nell'offerta di servizi sul territorio.

Nel 1997 le persone impegnate nelle associazioni 0 nei
gruppi di volontariato sono state 3.800.000, un numero che
si e mantenuto stabile negli ultimi anni. Una gran parte (circa
1.500.000 di persone, che rappresentano il 3% della popola
zione di 14 anni e pili) svolge attivita almeno una volta alla set
timana e altre 850.000 una 0 pili volte al mese.

La presenza proporzionalmente pili alta di volontari si
registra ne1 Nord-est e quella pili bassa nel Mezzogiorno. An-
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che in questo caso, il coinvolgimento delle donne supera
quello degli uomini nelle eta fra i 14 e i 24 anni, mentre questi
ultimi sono relativamente pili numerosi soprattutto tra i 35 e
i 54 anni 00% circa, rispetto all'8% delle donne). II volonta
riato, risulta molto diffuso tra gli studenti 00,8%) e gli occu
pati (8,8%), specie nelle fasce professionalmente pili qualifi
cate. Si registra una lieve prevalenza di persone che operano
in gruppi non religiosi.

Se all'intensita della vita associativa si aggiunge il peso de
gli aiuti informali che vengono scambiati tra le famiglie,
aspetto gia analizzato in a1cuni precedenti Rapporti, il tessu
to sociale del Paese si conferma in generale solido.

Rinnovamento e ritardi della pubblica amministrazione

Fra le risorse che determinano la qualita sociale e l'effi
cienza economica, la pubblica amministrazione riveste un
ruolo chiave. In una prospettiva europea essa diventa pili
che mai fattore strategico di cittadinanza e di progresso. II
processo di riforma, culminato negli importanti provvedi
menti legislativi del 1997, prospetta una pubblica ammini
strazione impegnata a conciliare i tempi della smantella
mento dei vecchi assetti e della costruzione dei nuovi.

L'amministrazione della giustizia e al centro di un dibatti- La giustizia

to che sottolinea la necessita e l'urgenza di ampie riforme
che consentano di rispondere pili efficacemente alla ere-
scente domanda di tutela dei diritti nel settore sia civile sia
penale.

L'inefficienza e la lentezza del sistema sono riconducibili
in parte all'insufficienza di risorse umane e strumentali, rna
anche ad un'organizzazione fortemente accentrata e alla tut
tora scarsa capacita di dare risposte innovative e differenzia
te in relazione alle diverse situazioni. Gli effetti delle iniziati
ve di riforma pili recenti si potranno valutare soltanto fra
qua1che tempo.

Nel 1997, come negli anni precedenti, gli organi tradizio
nali della giustizia civile (preture, tribunali, corti di appello)
hanno presentato tassi di estinzione dei procedimenti (rap
porto tra numero di procedimenti conclusi e carico corren
te di lavoro) intorno al 30%: per i giudici di pace illivello di
questo indicatore e rilevato pili elevato e pari al 56,6%. La si-
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tuazione e lievemente migliore nel settore della giustizia pe
nale, dove i tassi di estinzione nel1997 sono stati il 34,7% per
i giudizi di secondo grado presso le corti diappello e il 73,1%
per le procure presso i tribunali dei minorenni. La durata
media delle controversie civili va da un minima di 748 giorni
per le preture ad un massimo di 1.641 giorni per le corti di
appello.

L'istituzione dei giudici di pace, avvenuta nel 1995, ha
contribuito a ridurre il carico di lavoro degli altri uffici giudi
ziari civili. Cia ha influito .positivamente sui tassi di ricambio
(dati dal rapporto tra numero di procedimenti conclusi e di
quelli sopravvenuti nell'anno) che sono in generale aumenta
ti dal 1995 al 1997, specialmente nel primo grado di giudizio.

La situazione carceraria risulta problematica a causa del
sovraffollamento e dei rischi di natura sanitaria. I problemi
permangono nonostante l'apertura di nuovi istituti di pena e
il ricorso a misure alternative alla detenzione. Un dato posi
tivo, che segnala un'inversione di tendenza, e rappresentato
dalla diminuzione della percentuale di detenuti non ancora
giudicati 0 in attesa di giudizio definitivo presenti nelle car
ceri; e invece aumentata quella dei detenuti definitivamente
condannati (58,1% della intera popolazione carceraria nel
1997 rispetto al 43,5% nel 1988).

L'insoddisfacente funzionamento dell'apparato giudizia
rio raggiunge livelli critici nel Mezzogiorno.

Nella comparazione europea occorre rilevare la diffusio
ne ancora scarsa di strumenti non giurisdizionali di risoluzio
ne dei conflitti, molto utilizzati invece in altre realta naziona
li come la Svezia, I'Inghilterra, l'Olanda e la Spagna.

E da segnalare infine come, negli ultimi dieci anni, si sia
assistito ad un forte aumento (+42,5%) della conflittualita ri
spetto ad atti 0 provvedimenti della pubblica amministra
zione. I ricorsi sopravvenuti ai Tar su questa materia sono
passati da 42.265 nel1987 a 60.212 del 1997. A questo aumen
to non ha corrisposto uno equivalente dei procedimenti
estinti. Di conseguenza, si e formato un forte accumulo di
pendenze.

La sanitd II settore sanitario pubblico e stato oggetto di riforma a
partire dall'inizio degli anni novanta. La produzione norma
tiva e, da ultima, la legge finanziaria per il 1998 hanno deli
neato le nuove caratteristiche del Servizio sanitario naziona
Ie, in cui l'aziendalizzszione delle unita del sistema si accom-
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pagna ad un processo di decentramento delle funzioni e alla
assunzione della centralita dell'utente.

I segnali che emergono sono tuttavia ancora contraddit
tori. Nel 1996 il numero dei ricoveri e cresciuto del 9% ri
spetto all'anno precedente, mentre e ancora diminuita la du
rata media della degenza, scesa, tra il 1995 e il 1996, da 9,5 a
8,6 giorni. Poiche il quadro epidemiologico del Paese e rima
sto sostanzialmente stabile, sembra dunque confermata la
tendenza a rimpiazzare i ricoveri pili lunghi con pili ricoveri
di minore durata. Contemporaneamente, aumenta il ricorso
al day-hospital che rappresenta, nel nuovo modello di assi
stenza sanitaria, una offerta alternativa al ricovero ordinario.
Gli utenti del day-hospital sono quasi raddoppiati dal 1992 al
1996, passando da 700.000 a 1.334.000 persone.

Nel corso degli ultimi anni si e modificato il rapporto tra
partecipazione pubblica e privata alla spesa sanitaria. Per gli
interventi di secondo livello, quali le visite mediche e gli ac
certamenti diagnostici, la quota di prestazioni a totale carico
dei cittadini e cresciuta sensibilmente: tra il 1994 e il 1997 es
sa e passata dal 24% al 29% per gli accertamenti diagnostici e
dal 54% al 59% per le visite specialistiche.

La crescita del livello di istruzione e fondamentale non L'istruzione

soltanto per 10 sviluppo economico, rna anche per la diffu-
sione del senso civico e il rafforzamento dei diritti di cittadi-
nanza. La probabilita di raggiungere un livello soddisfacente
di qualita della vita e maggiore per chi dispone di un buon li-
vello di istruzione e, in generale, culturale; illegame tra educa-
zione e processi di integrazione sociale e reso pili stretto
dall'innovazione tecnologica e dalla diffusione delle reti di co
municazione. Nonostante i progressi compiuti, il nostro si-
stema formativo si trova ancora in una posizione di relativo
svantaggio rispetto ad altri paesi. Anche considerando sol-
tanto le fasce di eta pili giovani della popolazione (quelle fra i
25 e i 34 anni), la quota di quanti hanno conseguito un titolo di
scuola secondaria superiore risulta inferiore a quella media
dei paesi dell'Ocse (e, tra i paesi europei, e superiore soltan-
to a quella di Spagna e Portogallo). I risultati sono insoddisfa-
centi pure a livello di istruzione universitaria, verso la quale,
per la scarsita di offerte post-secondarie alternative, conflui-
see la quasi totalita dei diplomati che proseguono gli studio I1
sistema universitario e caratterizzato da una elevata dispersio-
ne: circa i due terzi degli iscritti non arrivano a concludere.
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Attualmente la scuola sta vivendo una fase di forte cam
biamento: ci si appresta a decentrare alcune funzioni agli en
ti territoriali e si sta attuando il processo di autonomia scola
stica, trasferendo le funzioni di gestione ai singoli istituti.

Nel Paese l'offerta di istruzione e fondamentalmente
pubblica: nell'anno scolastico 1995-96 essa ha soddisfatto il
90,4% della domanda e la tendenza e verso un ulteriore in
cremento. In particolare, l'aumento del tasso di scolarizza
zione nella scuola secondaria superiore fra il 1986-87 e il
1995-96 si e espresso in un incremento degli iscritti nelle
scuole pubbliche pari al 3,6%, mentre quelle private ne han
no persi il 22,4%.

Le istituzioni private sono molto presenti nell'istruzione
pre-primaria e, in misura minore, nell'istruzione secondaria
superiore; la scuola dell'obbligo e quasi completamente
pubblica.

Anche l'offerta formativa universitaria e prevalentemcn
te pubblica (soltanto 13 universita su 78 sono private, con
centrate essenzialmente nel Centro e nel Nord-ovest). Le
universita pubbliche offrono un numero mediamente mag
giore di corsi di studio rispetto alle private (circa 25 rispetto
a 7) e di cieli formativi brevi (corsi di diploma e scuole diret
te a fini speciali),

Le tecnologie Negli ultimi anni, le pubbliche amministrazioni hanno
dell'injormazione sperimentato una crescente diffusione di processi di in-

novazione basati sulle tecnologie dell'informazione. Que
ste si sono diffuse anche fra le imprese e le famiglie. Lo
sviluppo delle reti te1ematiche sta assumendo una funzio
ne sempre pili importante per l'efficienza dei sistemi di
produzione e di fornitura dei servizi pubblici, e, in qual
che misura, per l'espressione di nuove rnodalita di parte
cipazione sociale.

Le presenze su Internet di siti promossi e gestiti dalle
amministrazioni locali prospettano nuove opportunita di
contatto tra istituzioni e cittadini anche se, al momento, esse
sono circoscritte a un numero limitato di situazioni pili avan
zate e interessano una fascia ancora ristretta e se1ezionata di
individui e di famiglie: in effetti, soltanto il 17% delle famiglie
italiane dispone di un personal computer e il 2,3% di un ac
cesso ad Internet.

I nuovi canali di comunicazione possono rappresentare
uno strumento per superare alcuni problemi di accessibilita
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ai servizi pubblici, cosi insistentemente denunciati dai citta
dini, e di partecipazione alIa vita sociale, rna nei tempi brevi
rischiano di accentuare le discriminazioni.

A fronte dell'indubbio dinamismo che contraddistingue Cittadini e servizi

gli ambienti piu direttamente coinvolti nello sviluppo della
societa dell'informazione, alcuni settori tradizionali della do-
tazione infrastrutturale, come quelli relativi ai trasporti e aIle
reti idriche, confermano situazioni di generale ritardo e di
squilibrio a svantaggio del Mezzogiorno. Peraltro, in alcune
realta territoriali, i cittadini denunciano situazioni critiche an-
che nell'accessibilita ad importanti servizi di base: il pronto
soccorso, i presidi di polizia e carabinieri, gli uffici comunali
e gli uffici postali. Le situazioni problematiche sono netta-
mente piu frequenti nel Mezzogiorno rispetto al resto del
Paese.

Gli effetti positivi delle innovazioni di natura normativa e
organizzativa introdotte dalla pubblica amministrazione a
partire dagli anni '90 sono stati avvertiti maggiormente nei
grandi centri urbani e nel Mezzogiorno, dove le condizioni
di partenza erano peggiori. II miglioramento piu forte e se
gnalato per Ie anagrafi, mentre risulta minore per le aziende
sanitarie locali e gli uffici postali; aumenta in generale il grado
di soddisfazione per gli orari di apertura, rna la durata delle
file di attesa rimane elevata.

Nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazio
ne si ricorre spesso all'intermediazione. Nel corso del
1997, il 45% delle famiglie interessate ha utilizzato
un'agenzia 0 un professionista per la compilazione di
moduli fiscali. Anche per le pratiche automobilistiche e
per quelle catastali il ricorso all'intermediazione risulta
frequente. Questi dati sono rimasti stabili negli ultimi
cinque anni, cosi come quelli relativi all'uso dell'autocer
tificazione che avviene da parte del 10% circa dei cittadi
ni. L'utilizzazione ancora relativamente modesta di que
sto strumento di semplificazione, a distanza di molti an
ni dalla sua introduzione, dimostra che la sola predispo
sizione di norme, potenzialmente efficaci, non e di per
se sufficiente a migliorare i rapporti tra cittadini e ammi
nistrazioni pubbliche se non e accompagnata da correla
ti interventi di comunicazione, di formazione degli ope
ratori e degli utenti e da un continuo monitoraggio degli
adempimenti.
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Conclusioni

Un anna fa, la sintesi del Rapporto si concludeva con que
ste parole: "Occorre tener presente che i problemi di natu
ra strutturale possono trasformare le opportunita in rischi.
L'avvicinamento della prospettiva di convergenza europea
rende ancora pili urgenti gli interventi orientati a favorire 10
sviluppo di medio termine del sistema economico, condi
zione necessaria, ancorche non sufficiente, per il supera
mento delle contraddizioni e delle tensioni sociali".

Dodici mesi dopo, questa diagnosi rimane valida ed e
confermata dai dati pili recenti. L'Italia entra a far parte
dell'Europa monetaria fin dal suo avvio. n successo ottenuto
non riguarda soltanto il risanamento della finanza pubblica,
rna anche il contenimento dell'inflazione, la drastica riduzio
ne dei tassi di interesse e l'avvio della ripresa economica.
Tuttavia, la legittima soddisfazione per il successo ottenuto
non deve far dimenticare i ritardi e le contraddizioni che an
cora caratterizzano il Paese.

Rimane irrisolto il problema dell'occupazione, che ha
pesanti risvolti sociali e conseguenze negative sul piano della
valorizzazione delle risorse umane e incide forte mente sulle
condizioni del Mezzogiorno. Accanto al reinserimento nel
lavoro di quanti 10 hanno perduto, la transizione dei giovani
alla vita attiva e una delle grandi questioni sociali che il Paese
deve saper affrontare per restare competitivo. n problema
non riguarda soltanto le aree pili deboli: le carenze che tut
tora permangono nel sistema di formazione, il livello total
mente inadeguato della alfabetizzazione informatica e della
conoscenza delle lingue estere costituiscono un serio osta
colo anche per i giovani migliori ad entrare a far parte della
presente e futura classe dirigente europea.

n ruolo stesso della famiglia, che ancora funge da grande
rete di protezione e di assorbimento d'urto nei confronti di
possibili crisi sociali e conflitti intergenerazionali, e reso
sempre pili difficile dalla precarieta occupazionale che inizia
a colpire anche i componenti adulti.

n Paese mostra due potenziali punti di forza: il tessuto so
ciale ed il sistema economico. n Rapporto testimonia la ric
chezza del tessuto sociale che, anche nelle zone pili deboli,
ha finora impedito che le crisi divenissero non governabili.
L'elevato grado di partecipazione alla vita collettiva, l'impor
tante attivita di volontariato, l'intensita delle reti di solida-
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rieta, interpersonali e familiari, che animano la societa civile
sono tutti segnali positivi che consentono una lettura tutt'al
tro che pessimistica della transizione che il Paese sta viven
do. Permane una diffusa insoddisfazione per il modo di fun
zionamento delle pubbliche amministrazioni, per la qualita
dei servizi offerti. Eppure, il rapporto che il cittadino intrat
tiene con le istituzioni e un elemento fondamentale della
qualita sociale.

Secondo punto potenziale di forza, e seconda area di
attenzione, e il sistema economico, che sta vivendo un
periodo di cambiamento delicato e significativo. II mon
do delle imprese ha dimostrato solidita e capacita di af
frontare le nuove sfide dell'integrazione monetaria. A
questo risultato ha contribuito la moderazione salariale, fa
vorendo il processo di disinflazione; il crescente ricorso a
forme di flessibilita d'impiego del lavoro ha consentito
incrementi di produttivita a sostegno della performance
competitiva.

Segnali di ripresa si sono registrati ne1 1997 anche nel
Mezzogiorno per quanto riguarda sia le esportazioni, sia i li
velli delle vendite al dettaglio sia, almeno ne1 primo seme
stre, l'occupazione. D'altra parte, data la complessa articola
zione non soltanto territoriale rna anche dimensionale, e set
toriale del sistema delle imprese, l'acce1erazione della cresci
ta, prevista per questo e per i prossimi anni, se non accorn
pagnata da misure di riequilibrio e da adeguati provvedimen
ti selettivi, potrebbe rivelarsi insufficiente a garantire l'au
mento atteso dei redditi e a migliorare in misura sostanziale
la situazione del mercato del lavoro.

In particolare, continua a mancare, specie nel Mezzo
giorno, quell'insieme di presenze istituzionali, di conoscen
ze tecnologiche, di vocazioni imprenditoriali e di comporta
menti sociali che consenta di aumentare il potenziale di svi
luppo dell'economia, di adattarsi pili agevolmente ai cambia
menti, di fronteggiare l'incertezza.

Nello scenario dell'integrazione europea ed in quello pili
generale della globalizzazione dell'economia mondiale, una
pili intensa e stabile espansione puo essere favorita da un
maggior ruolo della concorrenza - e della trasparenza - dei
mercati (dei prodotti, dellavoro e del credito) e da misure di
politica industriale atte a promuovere settori e aree a forte e
rapido sviluppo, gestendo, attraverso politiche attive del la
voro, gli inevitabili costi di transizione.
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xxx

I tempi delle grandi manovre di finanza pubblica sem
brano conclusi. Gli investimenti pubblici, ancora per diver
si anni, saranno limitati dalla necessita di ridurre un debito
molto elevato. L'attenzione, oggi pili che mai, deve dunque
essere rivolta al governo dell'economia come fattore di pro
pulsione delle potenzialita del sistema.

Cia richiede una elevata capacita dei soggetti pubblici nel
fornire servizi e incentivi funzionali alla dinamica produttiva.
Procedure troppo onerose soprattutto per le piccole im
prese, una giustizia civile che non garantisce adeguatamente i
diritti, livelli di efficienza troppo diversi da zona a zona co
stituiscono un freno allo sviluppo.

Soltanto rimuovendo questi fattori di ritardo e allegge
rendo una fiscalita che complessivamente e in relazione agli
assetti settoriale e dimensionale del sistema produttivo italia
no, si colloca ai livelli pili alti in Europa sara possibile una ere
scita del reddito in condizione di economia regolare su tutto
il territorio nazionale. In caso contrario, l'impatto dello svi
luppo potrebbe risultare fortemente selettivo e orientarsi
verso zone gia sature.

Costruire dal basso, con una grande attenzione alla di
mensione locale e al territorio, con il contributo di tutti gli
attori sociali, e la sfida di oggi, la condizione per inserirsi con
successo nel quadro europeo.
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La situazione del Paese nel1997

Avvertenze

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

Linea ( - ):

Quattro puntini ( .... ):

Due puntini ( .. ):

quando il fenomeno non esiste, oppure non viene rilevato, rna i casi non si sono veri
ficati.

quando il fenomeno esiste, rna i dati non si conoscono per qualsiasi ragione.

per i numeri che non raggiungono la meta della cifra relativa all'ordine minima
considerato.

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

Ripartizioni geografiche

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

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

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio

Mezzogiorno:

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

Isole: Sicilia, Sardegna





1. La congiuntura economica ne11997

• Il2 maggio scorso il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo ha deciso l'amrnissione di
undici paesi, tra cui l'Italia, alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, che pren
derd avvio il 1° gennaio 1999. Durante il 1997 si e assistito, per la maggior parte degli
Stati membri, a ulteriori progressi verso la convergenza economica e finanziaria, anche
se permangono significative di!ferenze sul piano della convergenza reale.

• Dal punta di vista ciclico, l'economia statunitense ha continuato a mostrare una crescita
sostenuta, senza tensioni injlazionistiche. La situazione internazionale e stata tuttavia
turbata dalla crisifinan.ziaria dei.paesi del Sud-est asiatico.

• In Italia, nel 1997 il PIL ecresciuto dell'1,5% in termini reali, facendo segnare un 'accele
razione rispetto all'anno precedente grazie alla ripresa dei consumi (+2,4%), trainati
dalla vendita di mezzi di trasporto (+31,8%). Nell'ultima parte dell'anno si e registrata
una decelerazione della crescita.

• Gli investimenti fissi lordi hanno mantenuto un profilo di aumento assai moderato, con un
incremento medio annuo (+0,6%) simile a quello dell'anno precedente (+0,4%), segnalan
do che la ripresa dei livelli produttivi non eancora accompagnata da significative espan
sioni della base produttiva. La ricostituzione delle scorte ha contribuito in maniera signi
ficatiua alla crescita del PIL.

• La bilancia commerciale ha registrato una jlessione del saldo attiuo, passato dai 67.599
miliardi del 1996 ai 51.276 del 1997. Talejlessione estata determinata da una crescita
in valore delle importazioni di beni notevolmente superiore all'incremento delle esporta
zioni (rispettivamente +10,3% e +4,3%). Al saldo attivo hanno contribuito soprattutto gli
scambi con i paesi esterni all'Ue. La quota di export attribuibile alle regioni meridionali e
passata dal 9,1% del 1996 al 9,6% del 1997.

• In media d'anno non si sono registrati significativi incrementi dell'occupazione. Nella
seconda meta dell'anno la ripresa dell'occupazione nel Settentrione e la jlessione regi
strata nel Mezzogiorno hanno ampliato i gia profondi divari esistenti tra le diverse aree
del Paese. Le persone in cerca di occupazione sono passate da 2.763 mila unita del
1996 a 2.804 mila del 1997 (+1,5%), con un aumento limitato alle regioni meridionali.

• IIprocesso di rallentamento delle tensioni injlazionistiche eproseguito anche ne11997, in
tutti gli stadi di formazione dei prezzi. Alla produzione hanno beneficiato di una situa
zione fauoreuole per quanta riguarda i prezzi delle materie prime, determinando deboli
pressioni sui prezzi al consumo. Questi ultimi, misurati dall'indice perfamiglie di operai
e impiegati, sono cresciuti dell'L, 7%.

• II reddito disponibile delle famiglie si e mantenuto sostanzialmente invariato in termini
reali (+0,1%), pesantemente injluenzato dalla dinamica dei redditi da capita le, in modo
particolare degli interessi netti, che hanno registrato una netta contrazione dovuta
soprattutto alla consistente jlessione dei tassi d'interesse.
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1.1 II quadro macroeconomico internazio
nale

Nel 1997 e nei primi mesi del 1998 il quadro
economico internazionale e stato dominato da
due eventi di diversa natura: la crisi finanziaria asia
tica e la decisione in ambito europeo circa i paesi
partecipanti fin dall'inizio alla terza fase dell'Unio
ne economica e monetaria, sancita il 2 maggio
scorso dal voto dei capi di Stato e di Governo con
l'ammissione di undici Stati membri. Dal punto di
vista ciclico, tali eventi si sono inseriti in una fase di
accentuata debolezza dell'economia giapponese,
di crescita ancora sostenuta dell'economia negli
Stati Uniti e nel Regno Unito, malgrado la maturita
raggiuntadalla fase di espansione, e di rafforza
mento della ripresa nei paesi dell'Europa conti
nentale.

L'andamento dei tassi di cambio ha, in linea di
massima, rispecchiato 10 sfasamento ciclico fra
Ie principali economie industrializzate. Fra il
gennaio del 1997 e 10 stesso mese del 1998 il dol
laro statunitense e la sterlina britannica hanno
infatti continuato a rafforzarsi, registrando
rispettivamente apprezzamenti del 9% e
dell'8,5% in termini di tassi di cambio nominali
effettivi (cioe, nei confronti delle valute di altri
quattordici paesi industrializzati), a fronte di un
deprezzamento medio dello 0,2% del marco
tedesco e del 4,6% dello yen. Dall'autunno del
1997, in particolare, il dollaro ha intensificato la
tendenza all'apprezzamento nei confronti della
divisa giapponese, in atto dal secondo semestre
del 1995, e ha ripreso a rafforzarsi, dopo le oscil
lazioni verificatesi nel corso del 1997, nei con
fronti del marco tedesco, passando da una quo
tazione media di 1,73 nel mese di novembre a
quella di 1,83 nel mese di marzo. II peggiora
mento delle condizioni finanziarie nel Sud-est
asiatica ha enfatizzato il ruolo del dollaro come
moneta rifugio, attirando negli Stati Uniti ingenti
flussi di capitali alla ricerca di investimenti di
portafoglio a pili basso rischio e determinando
la discesa dei rendimenti a lungo termine delle
obbligazioni americane.

La diminuzione della domanda proveniente
dall'area asiatica, unitamente a situazioni di
sovrapproduzione, ha influenzato l'andamento
dei prezzi delle materie prime sui mercati inter
nazionali, contribuendo a deprimerne le quota
zioni, in particolare nel comparto petrolifero. II
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prezzo del greggio, che all'inizio dell'ottobre
1997 si collocava per la qualita Brent al di sopra
dei 21 dollari a barile, si e sensibilmente ridotto
portandosi, alla meta di marzo, al di sotto dei 12
dollari. L'aumento delle quote produttive stabili
to dall'OPEC nel vertice di Giacarta dello scorso
novembre e l'incremento delle esportazioni
concesse all' Iraq nell'ambito del programma oil
for foodhanno infatti accentuato l'ormai struttu
rale eccedenza di offerta, spingendo al ribasso le
quotazioni. La decisione, presa a fine marzo dai
ministri del petrolio di Arabia Saudita, Venezue
la e Messico, di ridurre consistentemente la pro
duzione complessiva ed il successivo vertice
straordinario dell'OPEC che ha annunciato effet
tivi tagli della produzione, a partire dal 10 aprile,
per 1,3 milioni di barili al giorno (a cui si aggiun
gerebbero quelli di altri cinque paesi non-OPEC)
hanno avuto sinora effetti limitati, facendo risali
re i corsi del greggio intorno ai 14 dollari. Anche
le quotazioni delle altre materie di base hanno
per 10 pili accusato flessioni. Tra il gennaio 1997
e il marzo 1998 l'indice dei prezzi delle materie
prime HWWA ha rilevato una diminuzione
dell'l1,5% dei prezzi in dollari dei prodotti di
origine industriale. Le quotazioni delle materie
prime alimentari, invece, hanno segnato un
aumento del 7,2%. Come sintesi di tali andamen
ti, l'indice generale, che comprende i combusti
bili, ha mostrato nello stesso arco temporale una
flessione di oltre il 25% (Figura 1.1).

La discesa dei corsi in dollari delle materie pri
me, risultata pili consistente dell'apprezzamento
medio segnato dalla valuta statunitense, ha contri
buito al proseguimento del processo disinflazio
nistico in atto nei paesi industrializzati. A tale
processo hanno concorso una serie di altri fatto
ri, fra i quali il rigore delle politiche economiche
e la moderazione delle dinamiche salariali, in un
contesto di elevata disoccupazione e di pili acce
sa competizione sui mercati internazionali. La
crescita dei prezzi al consumo nell'insieme
dell'area OCSE, ad esclusione dei paesi di pili
recente adesione, si e COS! ulteriormente ridi
mensionata, passando dal 2,3% nel 1996 al 2,1%
nel1997.

Negli Stati Uniti, malgrado la maturita della fase
espansiva, l'inflazione continua a diminuire gra
zie agli effetti dell'apprezzamento del dollaro e
ad altri fattori contingenti come, nel recente
periodo, la riduzione dei costi per l'assicurazione
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Figura 1.1 - Prezzi in dollari delle materie prime (1990=100)
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sanitaria. L'incremento tendenziale dei prezzi al
consumo si e Iimitato in febbraio all'1,4%. In
Giappone, dove la crisi della domanda interna si
e andata approfondendo, permane l'assenza di
pressioni inflazionistiche. Nell'Unione europea
l'incremento dei prezzi, misurato sulla base
dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo
OPCA) , e sceso in termini tendenziali dal 2,2%
nel gennaio 1997 all'1,5% nell'aprile della stesso
anna. Durante l'estate del 1997 esso ha mostrato
qualche limitato rialzo dovuto per 10 pill a fattori
temporanei, come gli aumenti delle imposte
indirette a dei prezzi amministrati in alcuni pae
si (Figura 1.2).

Satta il profilo degli andamenti reali dell'eco
nomia nell'area extraeuropea, negli Stati Uniti il
ritmo di crescita ha continuato a mostrarsi vigo
rosa, smentendo ripetutamente le attese di un
suo fisiologico rallentamento. Nel 1997, il sesto
anna di espansioneconsecutivo, l'incremento
del PIL in termini reali ha raggiunto il 3,8%. L'atti
vita produttiva e stata ancora una volta trainata
dalla domanda interna, sostenuta dalla spesa del
le famiglie, che hanna continuato a beneficiare
di aumenti del reddito reale, e dal robusto svi
luppo degli investimenti in macchinari e attrez
zature (+10,3%). Nonostante la rapida evoluzione
delle esportazioni, la componente estera ha
apportato un contributo lievemente negativo
alla crescita del PIL, a causa del contemporaneo
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dinamismo delle importazioni, rese particolar
mente convenienti dall'apprezzamento del dol
laro e dalla caduta dei corsi delle materie prime.
La favorevole evoluzione congiunturale si e
riflessa in un forte miglioramento dei conti pub
blici, can un bilancio federale ormai prossimo al
pareggio, e in una ulteriore discesa del tasso di
disoccupazione, tomato nel febbraio 1998 al
4,6%, il livello minima dal marzo del 1970. Pur in
assenza di segnali di surriscaldamento, in un'eco
nomia che comunque vede ridursi i margini di
disponibilita dei fattori produttivi, l'atteggia
menta della Federal Reserve resta orientato ad
una vigilante attesa. La crisi asiatica, can il suo
previsto effetto di frena sulle grandezze reali
dell'economia e sull'inflazione nel corso del
1998, ha interrotto la fase di restrizione moneta
ria avviata all'inizio del 1997 can l'aumento dei
tassi sui Federal Funds, rendendo pill probabi
Ie, nei prossimi mesi, il proseguimento delle
attuali condizioni di stabilita, Se, tuttavia, non
dovessero consolidarsi le aspettative di una natu
rale decelerazione dell'economia statunitense
nel primo semestre del 1998, i tassi di interesse
di riferimento potrebbero essere nuovamente
ritoccati verso l'alto.

In modo ben diverso si e andata evolvendo la
situazione congiunturale in Giappone, dove la
crisi economica e finanziaria della regione ha
ulteriormente ostacolato una ripresa gia di per se
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fragile. La politica di bilancio restnttrva avviata
nell'aprile del 1997 can incrementi dell'imposi
zione fiscale, resi necessari dal peggioramento
sia del deficit sia del debito pubblico, ha inciso
negativamente sulla fase di recupera del ciclo
economico. In particolare, l'aumento dell'IVA
dal 3% al 5% ha avuto un effetto frenante sui con
sumi superiore alle aspettative, determinando un
forte peggioramento del clima di fiducia delle
famiglie, gia indebolito dalle notizie di numerasi
dissesti e scandali finanziari. Le sofferenze del
sistema bancario continuano, d'altra parte, a
pesare sulla capacita di ottenere credito da parte
delle imprese, nonostante i tassi di interesse per
mangano su livelli minimi (0,5% per il tasso di
sconto), In definitiva, la crescita del PIL, nella
media del 1997, non ha superato 1'1%, tornando a
segnare nell'ultimo trimestre dell'anna una fles
sione della 0,2% tanto nel confranto congiuntu
rale, quanta in quello tendenziale. Per il momen
ta, soltanto la componente estera, grazie alla ere
scita delle esportazioni favorite, nell'area del dol
lara, dal forte deprezzamento della yen, appare
in grado di trainare la ripresa, nonostante l'atteso
calo delle vendite verso i vicini paesi asiatici. Sul
la base di queste considerazioni, perfino il comu
nicato finale del G7 della scorso febbraio ha rite
nuto opportuno raccomandare l'adozione di un
consistente piano di rilancio della domanda

interna per condurre la seconda economia mon
diale fuori da una fase di ristagno di inconsueta
lunghezza. Can questa intento, e stato recente
mente praposto un nuovo pacchetto di misure
espansive di entita pari al 20/0 del PIL, incentrato
prevalentemente sul rilancio degli investimenti
pubblici nel campo delle telecomunicazioni e
dell'educazione.

Quanta alle praspettive di breve termine, si sti
rna che la crisi asiatica, innescatasi a partire
dall'estate del 1997 (cfr. il box La crisi asiatica),
esplichera i suoi effetti soprattutto nell'anno in
corso, causando una decelerazione del commer
cia mondiale, can conseguenze restrittive sulla
crescita del PIL di entita rilevante nelle aree geo
grafiche pili direttamente coinvolte. Le ultime
valutazioni del Fonda Monetario Internazionale
hanna rivisto al ribasso, in considerazione
dell'aggravarsi della crisi, i risultati del precedente
esercizio previsionale condotto nell'ottobre 1997.
Le previsioni di sviluppo del commercia mondia
le di beni eservizi per il 1998 sana state ridimen
sioriate dal 6,8% al 6,4% (+9,4% le stime per il
1997). Quelle relative alla crescita del PIL nel 1998
sana state ridotte, per l'insieme dell'econornia
mondiale, dal 4,3% al 3,1%, a seguito di un forte
ridimensionamento, rispetto al precedente eser
cizio, della crescita in Giappone e di revisioni via
via pili consistenti per i paesi asiatici di nuova

Figura 1.2 - Indici armonizzati dei prezzi al consumo (variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
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industrializzazione e per gli altri membri
dell'ASEAN. Molto contenute dovrebbero risulta
re, invece, Ie conseguenze della crisi asiatica sulla
crescita dell'economia europea, dove tanto la con
giuntura dell'anno appena trascorso, quanto le
prospettive future appaiono influenzate in misura
molto maggiore dagli sviluppi del cammino verso
la moneta unica.

Nell'Unione europea il 1997 era destinato ad
assumere una valenza particolare nell'ambito
del processo di convergenza fra Ie economie
degli Stati membri, dal momenta che tale anna
era da tempo stato individuato come periodo di
riferimento per valutare l'ammissione dei diver-.
si paesi alla terza fase dell'Unione monetaria,
che prendera avvio, come stabilito, il 10 gennaio
del 1999. Le politiche economiche perseguite
dai governi e dalle banche centrali sono risulta
te coerenti con I'obiettivo del raggiungimento
dei criteri di convergenza fissati dal Trattato di
Maastricht, consentendo a quattordici paesi di
ottemperare alle condizioni richieste. Sol tanto
la Grecia, malgrado abbia compiuto consistenti
progressi, non e per il momento risultata in
linea con i criteri stabiliti, mentre il Regno Uni
to, la Svezia e la Danimarca, pur conseguendo
ottimi risultati, hanno scelto di rinviare la loro
adesione.

Sebbene il processo di convergenza non possa
dirsi ultimato, i risultati conseguiti dagli undici pae
si partecipanti all'UME in termini di controllo
dell'inflazione, riduzione dei differenziali fra i tassi
di interesse a lungo termine, stabilita dei cambi e
contenimento dei disavanzi di bilancio sono
apparsi ragguardevoli e, in alcuni casi, pili rapidi
del previsto. II rapporto tra debito pubblico e PIL
permane superiore al 60% nella maggior parte dei
paesi, anche se mostra quasi in tutti una tendenza
alla diminuzione.

L'impostazione necessariamente rigorosa del
le politiche fiscali, che nel corso del 1997 hanno
accentuato il loro orientamento restrittivo per
conseguire gli obiettivi di finanza pubblica
richiesti dal Trattato di Maastricht, e stata in parte
attenuata dalla contemporanea distensione delle
variabili monetarie. Grazie alla moderazione del
le spinte inflazionistiche e ai progressi costanti
nel risanamento dei bilanci pubblici, i rendimen
ti a lungo termine, dopo una lieve risalita all'inizio
del 1997, hanno ripreso un andamento conver
gente verso il basso (Figura 1.3), favoriti anche
dall'evoluzione discendente dei tassi negli Stati
Uniti. La media comunitaria dei tassi di interesse
a lungo termine, ponderata in base al PIL dei sin
goli paesi, si e COS! ridotta dal 7,3% nel 1996
(media dei 12 mesi) al 6,2% nel 1997, mentre la
loro dispersione, misurata dallo scarto quadrati-

Figura 1.3 - Tassi di interesse a lungo termine
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co medio, si e dimezzata, passando da 1 a 0,5. In
particolare, tra il gennaio 1997 e il gennaio 1998 i
rendimenti sulle obbligazioni decennali si sono
ridotti in Germania dal 5,8% a15,1%, in Francia dal
5,7% al 5,1% e in Italia dal 7,4% al 5,4%. La conver
genza verso il basso ha riguardato anche i tassi a
breve, seppure nel gennaio del 1998 i differen
ziali fra i paesi risultassero in questo comparto
leggermente pili elevati.

Quanto ai tassi ufficiali di riferimento, dopo
l'aumento nell'ottobre 1997 dal 3% al 3,3% del tas
so pronti contro termine della Bundesbank (il
primo rialzo dal 1992), le condizioni monetarie in
Germania sono rimaste invariate su livelli storica
mente moderati. In Francia, Belgio, Lussemburgo,
Danimarca e Austria, l'impostazione della politica
monetaria ha seguito da vicino quella tedesca,
mentre in Italia, Spagna e Portogallo si e reso pos
sibile un graduale ridimensionamento dei tassi
ufficiali. Al contrario, nei paesi che S1 trovano in
una fase pili avanzata del ciclo Orlanda, Finlandia e
Paesi Bassi), i tassi di riferimento all'inizio del 1997
sono stati ritoccati al rialzo per prevenire l'insor
genza di pressioni inflazionistiche. La stretta
monetaria e stata particolarmente marcata nel
Regno Unito, paese che si colloca in una situazione
di sfasamento congiunturale rispetto al resto
dell'Unione.

La favorevole evoluzione dei tassi di interesse e
il controllo dell'inflazione negli undici paesi par
tecipanti all'UME dovrebbero facilitare la transi
zione verso la politica monetaria unica, in un con
testa di miglioramento delle variabili reali
dell'economia. Nel corso dell'ultimo anna la
ripresa, infatti, si e andata rafforzando, portando
l'incremento del PIL a prezzi costanti nella media
degli undici paesi dall'1,6% del 1996 al 2,5% nel
1997 (dall'1,8% al 2,7% per i quindici). La crescita,
trainata dapprima dal vigore delle esportazioni, a
loro volta favorite dai guadagni di cornpetitivita
rispetto al dollaro e alla sterlina e da un intenso
processo di ricostituzione delle scorte, ha
mostrato un'accelerazione nel secondo semestre,
determinata dal rafforzamento della domanda
interna in alcuni paesi. I consumi delle famiglie,
che nella media del 1997 hanno ancora manifesta
to un'evoluzione piuttosto debole, a causa princi
palmente degli effetti restrittivi delle politiche
fiscali, con l'inoltrarsi dell'anno hanno preso a
mostrare un maggiore dinamismo, particolar
mente evidente nel caso della Francia, dove la cre-
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scita tendenziale del PIL ha COS! raggiunto
nell'ultimo trimestre il 3,5%. In Germania, invece,
il principale apporto ha continuato a provenire
dalle esportazioni nette, anche se le inchieste
condotte presso gli imprenditori locali hanno
mostrato, nel periodo pili recente, un aumento
degli ordinativi provenienti dall'interno, dopo le
esitazioni manifestate alla fine del 1997. Nella
maggior parte dei paesi, gli indicatori di fiducia
hanno continuato a migliorare (Figura 1.4), con
fermando la tendenza in atto dalla meta del 1996 e
creando un clima favorevole allo sviluppo degli
investimenti produttivi, cresciuti, nel gruppo
degli undici, del 4,4% nella media del 1997 (2,9%
nel 1996).

Al rafforzamento del quadro congiunturale si
sono accompagnate le prime ricadute positive
sul mercato dellavoro: nel 1997, infatti, sono sta
ti creati nell'Unione europea circa 600.000 nuovi
impieghi, determinando, in base alle ultime sti
me della Commissione, un incremento
dell'occupazione della 0,4%. Il tasso di disoccu
pazione standardizzato e destagionalizzato,
misurato dall'Eurostat in percentuale della popo
lazione attiva civile, tra il gennaio 1997 e il gen
naio 1998 si e ridotto dal 10,8% al 10,4%. Il dato
medio sottintende situazioni nazionali molto dif
ferenziate, ai cui estremi si pongono, da un lato,
la Spagna, con un tasso di disoccupazione supe
riore al 20%, dall'altro i Paesi Bassi (4,6%),
l'Austria (4,3%) e il Lussemburgo (3,4%). Fra il
gennaio 1997 e il gennaio 1998, le diminuzioni
hanno riguardato pressoche tutti i paesi, con
l'importante eccezione della Germania, dove il
tasso e aumentato dal 9,4% al 9,8%.

Nel Regno Unito, in particolare, il tasso di
disoccupazione si e portato, all'inizio del 1998, sui
livelli minimi degli ultimi diciotto anni. Nel 1997,
che ha rappresentato il quinto anna consecutivo
di espansione, il PIL e cresciuto, in questo paese,
ad un ritmo del 3,5%, trainato soprattutto dal forte
dinamismo dei consumi privati, a fronte di un
contributo negativo della domanda estera. I ripe
tuti aumenti dei tassi di interesse di riferimento,
posti in essere dalla banca centrale per evitare
l'insorgenza di spinte inflazionistiche, hanno
d'altra parte determinato un forte apprezzamen
to della sterlina, che ha influito negativamente sul
la competitivita dei prodotti britannici. Il rallenta
mento delle esportazioni e previsto accentuarsi
nel corso del 1998, in considerazione anche del
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La crisi asiatica
L'apprezzamento del dolla

ro, vantaggioso per le econo
mie europee che hanno visto
accrescere la competitiuitd
delle loro esportazioni, ha
costituito il principale detona
tore della crisi asiatica. Lo
stretto legame delle valute del
la maggior parte dei paesi del
Sud-est asiatico con I'anda
mento della divisa americana,
non piu proporzionato
all'attuale peso degli scambi
commerciali con gli Stati Uniti,
si e infatti rivelato particolar
mentepenalizzante nel momen
to in cui il dollaro ha comincia
to a rajforzarsi nei conJronti
della yen, cioe dalla meta del
1995. L'erosione di competiti
vita ha colpito particolarmente
le industrie delle economie
emergenti della regione, che si
pongono in diretta concorren
za sui mercati dei paesi terzi
con le esportazioni provenienti
dal Giappone, scoraggiando
nel contempo gli investimenti
diretti delle multinazionali nip
poniche nel Sud-est asiatico.

Gli elevati tassi di suiluppo
che per un lungo periodo han
no caratterizzato I'area ave
uano, d'altra parte, condotto
a un eccessivo clima di ottimi
smo e a una Jorte crescita dei
tassi di interesse. Tale euolu
zione ha dato luogo a un
intenso processo di surriscal
darnento, manifestatosi in un
Jorte deterioramento delle
partite correnti nella maggior
parte dei paesi della regione
e, piu in generale, della loro
posizione debito ria verso
I'estero. II peggioramento dei
conti con l'estero si e inserito
in un contesto di fragilita
strutturali del sistema Jinan
ziario e creditizio, che Jino a
quel momenta erano state lar-
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gamente sottovalutate. I defi
cit delle partite correnti erano
inoltrefinanaiati in gran parte
da afflussi di capitali a breve,
rendendo molto vulnerabili i
sistemi economici dell'area.

Dopo un primo semestre
del 1997 caratterizzato
ancora dal consueto dinami
smo, la crisi di fiducia e
diuampata nelluglio del 1997
in Tailandia con Jorti attacchi
speculatiui nei conJronti della
moneta locale, il bath,
costringendo le autorita
monetarie a lasciar fluttuare
liberamente il tasso di cam
bio, che ha repentinamente
subito una Jorte svalutazione.
Nei mesi successiui, la crisi si
e progressivamente estesa
coinuolgendo, attraverso un
ejfetto "domino ". i mercati
valutari ejinanziari di un gran
numero di paesi dell'area.

Rispetto alla prima meta
del 1997 il deprezzamento
rispetto al dollaro delle valu
te dei paesi coinvolti e risul
tato molto consistente, supe
rando il 70% nel caso della
rupia indonesiana, il 45% per
il won coreano e il bath tai
landese e il 30-35% per te
diuise delle Filippine e della
Malesia. Le valute di Singa
pore e Taiwan si sono inde
bolite in misura rneno pronun
ciata, mentre il dollaro di
Hong Kong e riuscito a Jron
teggiare gli attacchi specula
tiui, lasciando finora invaria
ta la sua parita rispetto al
dollaro statun itense. Contem
poraneamente, si sono uerifi
cati ripetuti crolli delle quota
zioni azionarie, che hanno
ulteriormente accelerato i
deflussi di capitali.

Le dimensioni assunte dalla
crisi hanno reso indispensabile

l'adozione di misure eccezio
nali da parte del FMI, cbe,
oltre ad interuenire direttamen
te con risorse proprie, ha
coordinato I'erogazione dei
jinanziamenti multilaterali e
bilaterali necessari. La Tailan-
dia, l'Indonesia e la Corea del
Sud hanno ottenuto aiuti, dalle
diverse fonti, per un ammonia
re complessivamente superiore
ai 90 miliardi di dollari (contro
i 53 miliardi stanziati nel 1995
per la crisi messicana). In par
ticolare, la Corea del Sud ha
ricevuto dal solo FMI il contri
butopiil consistente mai eroga
to da questa organizzazione.
Naturalmente, i jinanziamenti
sono stati concessi nel quadro
di programmi di risanamento
concordati con i varipaesi, che
si sono sottoposti a politiche
economiche restrittive, con for
ti aumenti dei tassi di interesse,
e a piani di riorganizzazione
dell'intero sistema finariziario.

Le conseguenze sull'econo
mia reale, in termini di minore
crescita del PIL nei paesi
dell'area, non appaiono ancora
precisamente quantificabili, rna,
sulla base delle ultime previsio
ni del FMI, sembra ormai scon
tato un andamento recessivo in
Indonesia (-5% la flessione
del PIL nel 1998), Tailandia
(-3,1%) e Corea del Sud
(-0,8%). I movimenti del cambio
banno, d'altronde, gia avuto
ejfetti sui flussi commerciali,
determinando una significatiua
riduzione dei disavanzi attra
verso incrementi delle esporta
zioni e flessioni del volume del
le importazioni. Tale tendenza,
che implica una contrazione dei
mercati di sbocco nella regione
e una piil accesa competizione
a livello internazionale, eattesa
intensificarsi neiprossimi mesi.
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Figura 1.4 - Indicatore del clima economico neIl'Unione europea (inchiesta nell'industria - saldi delle
risposte)
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peso relativamente pili elevato degli scambi che
intercorrono con l'area asiatica. Il connotato
restrittivo delle politiche monetarie e del bilancio
dovrebbe contribuire alla decelerazione della
domanda interna, ridimensionando il tasso di ere
scita del PIL nel 1998.

Per quanta riguarda, invece, le prospettive a
breve termine dei paesi dell'Europa continenta
le, il ritmo di sviluppo dell'attivita economica e
atteso intensificarsi ulteriormente. Secondo le
ultime valutazioni della Commissione europea
CTavola 1.1), nell'anna in corso il PIL e previsto
aumentare del 3% nella media degli undici paesi
partecipanti all'UME, accelerando in Germania
dal 2,2% nel 1997 al 2,6% nel 1998 ed in Francia
dal 2,4% al 3%. La domanda interna dovrebbe
sostituirsi alla domanda estera quale motore del
la crescita: nel 1998 il contributo esterno
dovrebbe risultare lievemente negativo, a causa
del rallentamento delle esportazioni verso l'area
extraeuropea connesso alla crisi asiatica e al con
temporaneo incremento previsto per le impor
tazioni. SuI fronte dei consumi privati ci si atten
de, invece, un rafforzamento della crescita, per
effetto di una diminuzione della propensione al
risparmio, accompagnata da moderati incre
menti dei salari reali e da una tendenza al miglio
ramento della situazione occupazionale. Anche

gli investimenti in macchinari e attrezzature
sana previsti in accelerazione nel gruppo degli
undici, dal 4,4% nel 1997 al 6,9% nel 1998, soste
nuti da un generale miglioramento delle condi
zioni fondamentali dell'economia, dal calo dei
prezzi delle materie di base e da un favorevole
orientamento delle politiche economiche. Le
politiche fiscali, infatti, pur perseguendo un ulte
riore ridimensionamento dei disavanzi pubblici
in linea can quanta previsto dal patto di stabilita
e di crescita, potranno ricorrere a manovre
meno pesanti rispetto a quelle paste in essere
nel 1997. In Germania, in particolare, dall'inizio
del 1998 e stato ridotto il contributo di solida
rieta, istituito per finanziare i costi della riunifi
cazione. D'altra parte, sul piano monetario,
l'andamento dei tassi di interesse dovrebbe
restare disteso. Da questa punta di vista, la crisi
asiatica avrebbe addirittura giocato in sensa
favorevole, esercitando un impulso disinflazio
nistico sui mercati mondiali delle merci, attraen
do capitali verso i mercati finanziari dei paesi
industrializzati e consentendo, in definitiva, ren
dimenti a lungo termine pili bassi di quanta pre
vista un anna fa.

Un contributo importante alla crescita dovreb
be inoltre provenire dal progressivo miglioramen
to del clima di fiducia che si va rafforzando nella
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1. LA CONGlUNTURA ECONOMICA NEL 1997

Tavola 1.1 - Previsioni della Commissione europea su crescita economica e disoccupazione

Belgio 2,7 2,8

Danimarca 2,9 2,7

Germania 2,2 2,6

Grecia 3,5 3,8

Spagna 3,4 3,6

Francia 2,4 3,0

Irlanda 10,0 8,7

Italia 1,5 2,4

Lussemburgo 4,1 4,4

Olanda 3,3 3,7

Austria 2,5 2,8

Portogallo 3,7 4,0

Finlandia 5,9 4,6

Svezia 1,8 2,6

Regno Unito 3,5 1,9

EUR 15 2,7 2,8

EUR 11 2,5 3,0

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

PAESI

1997 (a)

PIL APREZZI COSTANTI
(variazioni percentuali)

Anni
1998(b)

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
(definizione Ue: numero di disoccupati

in % delle forze di lavoro civili)
Anni

1997(a) 1998(b)

9,5 8,5

6,1 5,4

9,7 9,8

9,5 9,2

20,9 19,7

12,5 11,9

10,2 8,4

12,1 12,0

3,7 3,9

5,3 4,4

4,4 4,2

6,4 6,2

14,0 12,3

10,2 9,1

7,1 6,5

10,7 10,2

11,7 11,2

prospettiva irnrninente della realizzazione
dell'Unione monetaria. Se il 1997 sara probabilmen
te ricordato come l'anno della convergenza, il
periodo che ci separa dall'effettiva attuazione
dell'UME potrebbe invece porre l'accento sulla
crescente integrazione dei sistemi economici dei
paesi partecipanti sul piano dell'arrnonizzazione
fiscale, della riorganizzazione dei settori bancario e
finanziario, del completamento della rimozione agli
ostacoli alIa libera concorrenza e alla rnobilita dei
fattori produttivi.

1.2 II Processo di convergenza europea

1.2.1 II punto della situazione

Come gia il1996, il 1997 e i primi mesi del 1998
hanno fatto registrare molti e decisivi progressi
sul cammino verso la convergenza (Tavola 1.2).
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Tra la fine del 1996 e l'inizio del 1998 il tasso
d'inflazione medio dell'Unione europea e dimi
nuito di 0,8 punti percentuali ed e aumentata la
convergenza dei 15 Stati membri (misurata dalla
deviazione standard, diminuita a sua volta di 0,7
punti percentuali). Tutti i paesi, tranne la Grecia,
presentano un tasso d'inflazione al di sotto della
soglia di riferimento. Parallelamente, sono scesi i
tassi d'interesse a lungo termine in tutti gli Stati
membri; allivello dell'intera Unione la diminuzio
nee di oltre un punto percentuale. II corso dei
cambi tra i paesi partecipanti agli Accordi euro
pei di cambio (AEC) e rimasto stabile. Infine, a
differenza che nel 1996, nel 1997 si sono registra
te riduzioni significative dei deficit di bilancio in
tutti gli Stati membri e in alcuni si sono registrati
degli avanzi. Nell'intera Unione il rapporto tra
disavanzo e PIL e sceso allivello del 2,4%, can una
riduzione di quasi due punti percentuali rispetto
alIa fine del 1996. Per la prima volta durante gli
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Tavola 1.2 - Risultati attuali degli Stati membri dell'Unione europea sotto il profflo della convergenza

PAESI

Valore di riferimento

Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
ltalia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito
EUR 15

INFLAZIONE SITUAZIONE DELLA FINANZAPUIlIlLICA TASSI Dr TASSI Dr
CAMIllO INTERESSE A LUNGO

TERMINE Cd)

IPCA Ca) Esistenza di Disavanzo Debito pubblico COlo del PIL) Partecipazione
un disavanzo COlo del PIL) agli accordi
eccessivo Cb) (c) di cambia

Variazione rispetto
gennaio 1997 1997 all'anno precedente marzo gennaio

1998 1997 1996 1995 1998 1998

2,7 ee) 3,0 60,0 7,8 CD

1,4 si (g) 2,1 122,2 -4,7 -4,3 -2,2 si 5,7
1,9 no -0,7 65,1 -5,5 -2,7 -4,9 si 6,2
1,4 si (g) 2,7 61,3 0,8 2,4 7,8 si 5,6
5,2 si 4,0 108,7 -2,9 1,5 0,7 si (h) 9,8 (0
1,8 si (g) 2,6 68,8 -1,3 4,6 2,9 si 6,3
1,2 si (g) 3,0 58,0 2,4 2,9 4,2 si 5,5
1,2 no -0,9 66,3 -6,4 -9,6 -6,8 si 6,2
1,8 si (g) 2,7 121,6 -2,4 -0,2 -0,7 si (I) 6,7
1,4 no -1,7 6,7 0,1 0,7 0,2 si 5,6
1,8 no 1,4 72,1 -5,0 -1,9 1,2 si 5,5
1,1 si (g) 2,5 66,1 -3,4 0,3 3,8 si 5,6
1,8 si (g) 2,5 62,0 -3,0 -0,9 2,1 si 6,2
1,3 no 0,9 55,8 -1,8 -0,4 -1,5 si (rn) 5,9
1,9 si (g) 0,8 76,6 -0,1 -0,9 -1,4 no 6,5
1,8 si (g) 1,9 53,4 -1,3 0,8 3,5 no 7,0
1,6 2,4 72,1 -0,9 2,0 3,0 6,1

Fonte: Commissione europea
(a) Variazione percentuale della media aritmetica degli indici armonizzati dei prezzi al consumo OPCA) degli ultimi 12 mesi

rispetto alia media aritmetica dei 12 mesi precedenti
(b) Decisioni del Consiglio del 26.4.1994, 10.7.1995, 27.6.1996 e 30.6.1997
(c) Un segno negativo per il disavanzo di bilancio indica un avanzo
(d) Scadenza media di 10 anni; media degli ultimi 12 mesi
(e) Definizione adottata: media aritmetica semplice della media su 12 mesi dei tassi di inflazione dei tre paesi can i risultati

migliori in termini di stabilita dei prezzi, pili 1,5 punti percentuali
(f) Definizione adottata: media aritmetica semplice della media su 12 mesi dei tassi di interesse dei tre paesi can i risultati miglio-

ri in termini di stabilita dei prezzi, pili 2 punti percentuali
(g) La Commissione raccomanda l'abrogazione della relativa decisione
(h) Dal marzo 1998
CO Media dei dati disponibili negli ultimi 12 mesi
(I) Dal novembre 1996
(m) Dall'ottobre 1996

anni Novanta, nel 1997 e diminuito anche il rap
porto tra stockdi debito e PIL, misurato allivello
dell'Unione.

II criterio della stabilita dei prezzi

II tasso d'inflazione medio dell'Unione, misura
to dagli indici armonizzati dei prezzi al consumo
CIPCA), si e attestato all'I,6%, con una riduzione di
0,8 punti percentuali rispetto al periodo d'osserva
zione precedente Cdr. Istat, Rapporto annuale
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1996). L'Unione nel suo insieme e la maggior par
te degli Stati membri hanno fatto registrare ulte
riori progressi sulla strada di un'elevata stabilita dei
prezzi; nei casi in cui il tasso d'inflazione e cresciu
to (Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia),
esso si e comunque mantenuto al di sotto del 2%.

Nel corso del periodo d'osservazione, i tassi
d'inflazione meno elevati si sono registrati in
Austria, Francia e Irlanda; il valore di riferimento si
e dunque collocato a12,7% e, di conseguenza, 14
Stati membri su 15 rispettano il corrispondente
criterio. Fa eccezione la Grecia, che presenta un
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1. LA CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1997

I criteri di c~nvergenza

1 criteri di convergenza
sono definiti dall'art. 109j del
Trattato istitutivo dell'Unione
europea e dal relatiuo Proto
collo approuato a Maastri
cht.

Criterio della stabilita dei
prezzi: il conseguimento
dell'obiettiuo di un elevato
grado di stabilitd dei prezzi e
definito in base alia sostenibi
lita dell'andamento dell'infla
zione e al raffronto con il tas
so di inflazione dei tre Stati
rnembri con la migliore
performance. In termini quan
titativi il valore soglia efissa
to all'1,5% al di sopra della
media dei tre best perfor
mers. Rispettano questo crite
rio i paesi che nel corso
dell'anno non banno sperimen
tato un tasso medio di in
flazione al consumo superiore
al valore soglia. Da
quest 'anno, la valutazione
della stabilitd dei prezzi e
della convergenza dell'infla
zione viene effettuata dalla
Commissione europea utiliz
zando gli indici armonizzati
dei prezzi al consumo (lPCA),
che offrono una basepiu com
parabile rispetto agli indici
dei prezzi al consumo nazio
nali. II tasso medio d'inflazio
ne per ciascuno stato membro
e misurato dalla variazione
percentuale dell'IPCA medio
degli ultimi 12 mesi osservati
(febbraio 1997-gennaio 1998)
rispetto all'indice medio dei
12 mesi precedenti.

Criterio della posizione di
bilancio: e legato alia proce-
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dura prevista per i disavanzi
eccessivi da un ulteriore Pro
tocollo di Maastricht. Essa
tiene conto di due valori
soglia, definiti con riferimento
l'uno al rapporto tra indebi
tamento netto e PIL ai prezzi
di mercato (tale rapporto
non PUG superare il 3%),
l'altro al rapporto tra stock
di debito pubblico e PIL ai
prezzi di mercato (tale rap
porto non PUG superare il
60%).

Criterio della stabilita dei
cambi: e legato al rispetto
dei margini normali difluttua
zione dello SME (Sistema
Monetario Europeo), che dal
2 agosto 1993 sono fissati al
± 15%. II quadro operatiuo
utilizzato dalla Commissione
europea per la verifica di
questo criterio ha considera
to due aspetti: la partecipa
zione agli AEC per almeno
due anni e l'andamento del
tasso di cambio rispetto alia
paritd centrale (con una ban
da di fluttuazione del ±
2,25%). IIperiodo di due anni
preso in esame va dal marzo
1996 alfebbraio 1998.

Criterio della convergenza
dei tassi di interesse a lungo
termine: e definito sulla base
del raffronto con i tre Stati
membri con la migliore
performance in termini di sta
bilitd dei prezzi. II valore
soglia e fissato al 2% al di
sopra della media dei tassi di
interesse nominali di lungo
periodo dei tre best perfor
mers. Rispettano questa crite-

rio i paesi in cui per almeno
un anna il tasso d'interesse
nominale di lungo periodo non
e stato superiore al valore
soglia. Operatiuamente, viene
utilizzato il rendimento dei
titoli di Stato benchmark
decennali, fornito dalle ban
che centrali all'Istituto Mone
tario Europeo (lME). Le obbli
gazioni considerate presenta
no le seguenti caratteristiche:
- hanno durata residua

decennale (all'epoca della
selezione);

- sono emesse dall'ammini
strazione centrale;

- presentano un adeguato
grado di liquidita (criterio
di selezione principale),

- il rendimento stabilito e al
lordo delle imposte,

- hanno cedola fissa.
In sede interpretatiua,

sono stati precisati alcuni
aspetti importanti.
- l'applicazione dei criteri

deve caratterizzarsi per
coeren.za, trasparenza e
semplicitd;

- i singoli criteri sono inter
pretati e applicati in modo
rigoroso, sulla base di indi
catori statistici armonizza
ti;

- i criteri devono essere sod
disfatti sulla base di dati
effettivi (non di preuisioni);

- non esiste un gerarchia di
criteri;

- i criteri di convergenza
costituiscono un insieme
coerente e complete, e van
no pertanto soddisfatti
simultaneamente.
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tasso d'inflazione del 5,2%, rna anche il progresso
phi marcato (l'inflazione si e ridotta di 2,6 punti
percentuali.

L'Istituto Monetario Europeo (IME), nel com
mentare retrospettivamente i risultati conseguiti
sul fronte dell'inflazione nel corso degli anni
Novanta, ha sottolineato innanzitutto il ruolo rico
perto dalle politiche economiche dei singoli pae
si (in primo luogo l'orientamento della politica
monetaria all'obiettivo della stabilita dei prezzi,
rna anche il contributo offerto dalle politiche
fiscali e dall'andamento dei salari e del costa del
lavoro per unita di prodotto). Inoltre, dopo la
recessione del 1993, il quadro macroeconomico,
la stabilita dei cambi e gli andamenti contenuti dei
prezzi all'importazione hanno contribuito ad
alleggerire la pressione sui prezzi.

Queste considerazioni sulle determinanti
dell'inflazione sono essenziali per una valutazione
della sostenibilita dei risultati conseguiti. In pro
posito, l'IME non ravvisa nelle tendenze recenti
segnali preoccupanti di pressione al rialzo, rna
mette tuttavia in guardia i paesi in cui l'attuale fase
di espansione e pili avanzata dai rischi associati alla
riduzione del differenziale negativo tra prodotto
effettivo e potenziale, all'inasprimento delle con
dizioni del mercato del lavoro e ad aumenti dei
prezzi amministrati e delle imposte indirette.

II criterio della posizione di bilancio

Per quanta riguarda il criterio della posizione di
bilancio, il Consiglio europeo ha applicato quattro
volte la procedura in materia di deficit eccessivo:
la prima il 26 settembre 1994, la seconda il 10
luglio 1995, la terza il27 giugno 1996 e la quarta il30
giugno 1997. Gli Stati membri richiamati a una
politica di bilancio pili rigorosa sono tuttora dieci
su quindici. Tuttavia, in ragione dei progressi con
seguiti nel corso del 1997, la Commissione euro
pea, nella sua Relazione sulla convergenza 1998
presentata il 25 marzo scorso, ha annunciato che
intende raccomandare al Consiglio l'abrogazione
delle decisioni in materia di deficit eccessivo per
nove paesi su dieci (Belgio, Germania, Spagna,
Francia, Italia, Austria, Portogallo, Svezia e Regno
Unito). Nel 1998, l'applicazione della procedura
per i disavanzi eccessivi e stata contestuale alla
valutazione di convergenza (riunione del Consi
glio europeo del 2 maggie).
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Analizzando singolarmente gli indicatori di
convergenza relativi alla posizione di bilancio, si
puo osservare che:

- in ben quattordici paesi (fa eccezione soltan
to la Grecia) il rapporto tra posizione di bilancio
netta e PIL ai prezzi di mercato si colloca nel 1997
entro la soglia stabilita nel protocollo sui deficit
eccessivi, e ulteriori progressi sono previsti dalla
Commissione per il 1998. 11 miglioramento delle
posizioni di bilancio ha interessato tutti gli Stati
membri, talche il valore medio del rapporto a
livello di Unione e ulteriormente migliorato, pas
sando tra il 1996 e il 1997, dal 4,4% al 2,4%, con un
guadagno di due punti percentuali;

- con riferimento al rapporto tra stock di
debito pubblico e PIL, i paesi che rispettano nel
1997 il parametro del 60% sono soltanto quattro
(Francia, Lussemburgo, Finlandia e Regno Unito),
rna nel complesso dell'Unione la situazione e
migliorata tra il 1996 e il 1997. Rispetto alla situa
zione descritta nel precedente Rapporto annuale
dell'Istat, soltanto tre Stati membri fanno registra
re un peggioramento del rapporto (Germania,
Spagna e Francia). Di conseguenza, il valore medio
del rapporto a livello di Unione e diminuito, pas
sando dal 73,5% al 72,1%, con una guadagno di 1,4
punti percentuali. La Commissione europea pre
vede inoltre per il 1998 un'ulteriore diminuzione
del rapporto debito/PIL in tutti gli Stati membri
in cui esso e ancora al di sopra del valore di riferi
mento e ritiene che, negli anni a venire, sussistano
le condizioni per un suo continuo declino.

La Commissione europea, nel quadro
dell'applicazione della procedura per i disavanzi
eccessivi, ha valutato inoltre se il disavanzo pub
blico ecceda la spesa pubblica per investimenti
(art. 104C, § 3 del Trattato sull'Unione). Negli ulti
mi anni, l'incidenza della spesa pubblica per inve
stimenti sul PIL e in genere diminuita in gran par
te degli Stati membri, soprattutto per effetto del
le dismissioni e della diffusione del project finan
cing. Di conseguenza, nel 1997 la spesa pubblica
per investimenti nell'insieme dell'Unione incide
va per il 2,1% del PIL, con una diminuzione di 0,6
punti percentuali rispetto al ·1993. Tuttavia, dal
momento che la riduzione dei disavanzi e stata pili
veloce di quella degli investimenti pubblici, la quo
ta investimenti pubblici/PIL e superiore alla quota
deficit/PIL in nove Stati membri (Danimarca, Spa
gna, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria,
Portogallo, Finlandia e Svezia).
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Le ualutazioni di sostenibilitd

II rispetto dei criteri di convergenza e determi
nante per l'accesso alla terza fase dell'Unione eco
nomica e monetaria non solo al momenta
dell'ammissione, rna in modo continuativo. Tale
valutazione della sostenibilita assume una partico
lare importanza alla luce delle decisioni assunte dai
capi di Stato e di Governo per quanta attiene al
"Patto di stabilita e di crescita", il quale consiste dei
seguenti atti:

- Risoluzione del Consiglio europeo relativa al
Patto di stabilita e di crescita del 17 giugno 1997;

- Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorve
glianza delle posizioni di bilancio, nonche della
sorveglianza e del coordinamento delle politiche
economiche;

- Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimen
to delle modalita d'attuazione della procedura per
i disavanzi eccessivi.

La sostenibilita della situazione di finanza pub
blica e stata valutata dalla Commissione can riferi
menta a una pluralita di aspetti:

- influenza del ciclo economico: il rnigliora
menta della situazione della finanza pubblica deve
scaturire da provvedimenti di risanamento di
natura strutturale e non dagli effetti della ripresa
economica (che ha effetti positivi sul bilancio del
la Stato, COS! come la recessione ha effetti negati
vi). A questa scopo, la Commissione ha applicato
un metoda di depurazione delle variazioni cicli
che; da questa esercizio si trae tuttavia la conclu
sione che gran parte dei progressi effettuati in
materia di riduzione dei disavanzi pubblici nel
periodo 1993-1997 e da ascrivere alle misure
finanziarie restrittive adottate dagli Stati membri e
che la componente ciclica legata alla fase espansi
va ha giocato soltanto un ruolo residuale. In Italia,
in particolare, l'attivita economica e rimasta al di
sotto del livello potenziale e, di conseguenza, il
disavanzo depurato delle variazioni cicliche si e
mantenuto inferiore a quello effettivo. La riduzio
ne del rapporto deficit/PIL (passato dal 9,5% al
2,7% tra il 1993 e il1997) e quindi da ascrivere pres
soche integralmente alle severe misure adottate;

- provvedimenti una tantum: in molti Stati
membri, soprattutto nel corso del 1997, si e fatto
ricorso a misure straordinarie allo scopo di ridur
re rapidamente il disavanzo e capovolgere le
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aspettative di un ulteriore deterioramento della
finanza pubblica. Tali misure (concentrazione del
le entrate, differimento delle spese, registrazione
asimmetriche di entrate e uscite di operazioni
contabili, ecc.) hanna pen) carattere una tantum e
non concorrono a correggere durevolmente gli
squilibri della finanza pubblica; pertanto, esse
devono essere sostituite, nel tempo, da misure a
carattere permanente. In ogni caso, la Commis
sione ritiene che la portata delle misure una tan
tum adottate nel corso del 1997 dagli Stati membri
sia stata limitata, rispetto allo sforza di risanamen
to globale;

- entita e composizione del risanamento finan
ziario: la Commissione ritiene che Ie riduzioni del
disavanzo realizzate attraverso tagli della spesa
primaria corrente siano pili durature di quelle
ottenute tramite l'inasprimento della pressione
fiscale. A questa scopo, la variazione del saldo
complessivo (al netto degli effetti del ciclo) viene
scomposta nelle variazioni della spesa per interes
si e del saldo primario; quest'ultima viene poi arti
colata nella variazione delle entrate e in quella del
la spesa primaria. Nel complesso dell'Unione, la
dirninuzione del disavanzo tra il 1993 e il 1997 e
stata di 3,2 punti percentuali, di cui 0,4 attribuibili
alla dirninuzione della spesa per interessi e 2,8 a un
aumento del saldo primario, ottenuto integral
mente dallato delle uscite CIa riduzione della spesa
primaria corrente e di quella in canto capitale han
na contribuito rispettivamente per 1,5 e 1,3 punti
percentuali). In Italia, dove 10 sforza di risanamen
to e stato particolarmente rilevante, il disavanzo e
dirninuito tra il 1993 e il 1997 di 6,4 punti percen
tuali, di cui 2,6 da ascrivere alla dirninuzione della
spesa per interessi e 3,8 all'aumento del saldo pri
mario; a questa ha contribuito per 0,5 punti
l'incremento delle entrate, mentre i tagli della
spesa hanna offerto un apporto ben pili consi
stente (3,3 punti, da attribuirsi in misura presso
che eguale a tagli alla spesa corrente e in canto
capitale),

- prospettive di media termine: dal 1993 gli
Stati membri presentano su base volantaria alla
Commissione e al Consiglio Ie strategie che inten
dono perseguire per garantire la continuita e la
sostenibilita dei processi di convergenza. Tali stra
tegie rivestono particolare importanza can riferi
menta sia ai percorsi di rientro riferiti al parame
tro stock di debito/PIL, sia all'obiettivo (previsto
dal "Patto di stabilita e di crescita") di un "saldo di
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bilancio a medio termine prossimo al pareggio 0

positivo". I programmi del Governo italiano sono
tesi a ridurre il rapporto debito/PIL di circa tre
punti percentuali all'anno e di condurlo al di sotto
del 100% entro il 2003;

- sostenibilita del trend del debito: al netto
degli aggiustamenti flussi-stack, ossia delle poste
di collegamento, diverse dal disavanzo, che con
tribuiscono alla variazione dello stack di debito
pubblico (ad esempio, variazioni del portafoglio
di attivita finanziarie, variazione del valore del
debito denominato in divisa estera, ecc.), e la con
sistenza dell'avanzo primario a determinare se e a
quale velocita il rapporto debito/PIL puo diminui
re, fino a raggiungere il traguardo del 60%.

II criteria della stabilita dei cambi

Per quanto riguarda il criterio della stabilita dei
cambi, va innanzitutto osservato che sono dieci le
divise europee che aderivano agli Accordi europei
di cambio (AEC) all'inizio del periodo d'osserva
zione considerato dalla Commissione (marzo
1996) franco belga, corona danese, marco tede
sco, peseta spagnola, franco francese, sterlina
irlandese, franco lussemburghese, fiorino olande
se, scellino austriaco ed escudo portoghese. Nel
corso del biennio successivo, hanno aderito agli
AEC il marco finlandese (il 12 ottobre 1996) e la
lira italiana (il 24 novembre 1996). La dracma elle
nica ha aderito agli AEC nel marzo 1998, dopo il
termine del periodo di osservazione. Di conse
guenza, sono soltanto due gli Stati membri (Svezia
e Regno Unito), le cui valute restano al di fuori del
sistema monetario europeo.

Durante il biennio 1996-1997, tutte le monete
aderenti agli AEC si sono mantenute all'interno
della banda di oscillazione ristretta (± 2,25%
rispetto alla parita centrale). Soltanto la sterlina
irlandese ha fluttuato al di sopra del 2,25% per la
maggior parte del periodo, con un divario che ha
raggiunto 1'11% durante il 1997: cio va attribuito
alla vivacita dell'economia del paese e alla tenden
za di questa divisa a muoversi in sincronia con la
sterlina inglese (che non partecipa agli AEC). La
sterlina irlandese e stata cosi rivalutata del 3% nel
marzo del 1998. All'interno del gruppo dei paesi
aderenti agli AEC, emerge l'esistenza di un grup
po pili ristretto di sei monete (franco belga, coro
na danese, marco tedesco, franco lussemburghe-
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se, fiorino olandese e scellino austriaco) caratteriz
zato da volatilita bassa e decrescente, il quale, per
la maggior parte del biennio d'osservazione, ha
fluttuato entro margini del ±1% rispetto alla parita
centrale nei confronti della moneta mediana della
griglia.

La lira italiana, dopo aver subito un forte
deprezzamento in seguito all'uscita dal meccani
smo di cambio 0992-1993 e ancora nel primo
trimestre del 1995), si era poi apprezzata nei
confronti delle altre monete. Ancora nel marzo
del 1996, la lira era dell'8% al di sotto delle sua
futura parita centrale; il divario si era poi rid otto
al 2% a meta maggio, rna aveva di nuovo toccato
un massimo relativo del -3,4% nel luglio-agosto
1996, in concomitanza con la debolezza del dol
laro statunitense. In seguito, la lira ha ripreso ad
apprezzarsi senza alcun intervento significativo
sul mercato dei cambi. Dopo l'adesione agli AEC
la lira si e sempre mantenuta all'interno della
fascia del ±2,25% e al termine del periodo
d'osservazione (febbraio 1998) si collocava al di
sopra della parita centrale di quattro decimi di
punta percentuale.

Il criteria della convergenza dei tassi di interes
se a lungo termine

I rendimenti dei titoli pubblici nei tre Stati
membri best perfarmersin termini di stabilita dei
prezzi (Francia, Irlanda e Austria) sono stati com
presi tra il 5,5% e il 6,2%, determinando un valore
soglia del 7,8% (0,4 punti percentuali in meno
rispetto alla fine del 1996). I tassi di interesse a lun
go termine sono risultati inferiori alla soglia in 14
Stati membri, mentre la Grecia continua a rappre
sentare un'eccezione.

Dalla fine del 1994 i tassi d'interesse a lungo
termine nell'Unione convergono verso il basso.
Questa evoluzione favorevole puo essere ascritta
all'andamento dei tassi statunitensi, alla presenza
di moderate tensioni inflazionistiche, ai pro
gressi conseguiti nel risanamento della finanza
pubblica e alla stabilita dei cambi. In poco pili di
tre anni, la media comunitaria dei tassi a lungo
termine e passata dal 9,2% (gennaio 1995) al 5,3%
(febbraio 1998), con una discesa pili pronuncia
ta nei paesi che all'inizio del periodo presenta
va no i tassi pili elevati. Anche in questo caso,
emerge un gruppo di sei Stati membri (Germa-
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nia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e
Austria) in cui, al termine del periodo d'osserva
zione, i tassi d'interesse sono i pili bassi
dell'Unione e variano entro una forcella di 0,15
punti percentuali.

L'Italia, in cui i tassi d'interesse a lungo termine
avevano toccato un massimo nell'aprile del 1995,
ha fatto registrare da quella data un'accelerata con
vergenza verso il basso, con un declino di otto
punti percentuali, il maggiore registrato tra gli Sta
ti membri. Nondimeno, i tassi italiani restano tra i
pili alti dei Quindici, dopo Grecia e Regno Unito.

1.2.2 La coesione economica e sociale

Il punto sullo stato del processo di convergen
za economico-finanziaria riassunto nel paragrafo
precedente, sulla base delle relazioni della Com
missione europea e dell'Istituto monetario euro
peo, ha rappresentato il primo passo formale del
processo che ha visto il Consiglio europeo, riuni
to il 2 maggio 1998 nella composizione dei capi di
Stato 0 di Govemo, decidere quali paesi hanno
soddisfatto le condizioni necessarie per l'adozio
ne dell'Euro come moneta unica. All'avvio della
terza fase dell'Unione economica e monetaria ,
appare pen) opportuno estendere 10 sguardo
dagli indicatori di convergenza nominale dell'eco
nomia, a indicatori di carattere reale, atti a rispon
dere al quesito se i divari economici e sociali degli
Stati membri e delle loro regioni si sono ridotti
nel tempo, nella direzione di quello "sviluppo
armonioso" che costituisce uno degli obiettivi
dell'Unione sanciti dai Trattati.

Come e noto, l'obiettivo della "coesione eco
nomica e sociale" e stato introdotto nei Trattati
con la revisione del 1987 (Atto unico europeo) e
rafforzato nelle successive revisioni (Maastricht,
1991, e Amsterdam, 1997). Nel nuovo testa del
Trattato dell'Unione, all'art. nOB, si stabilisce che
la Commissione europea presenti, a cadenza
triennale, un rapporto sui progressi compiuti nel
la realizzazione della coesione economica e socia
le e sul modo in cui i diversi strumenti comunitari
vi hanno contribuito. Tale obbligo e stato adem
piuto per la prima volta con il Primo rapporto
sulla coesione economica e sociale pubblicato
dalla Commissione nel 1997.

L'approccio metodologico adottato dalla Com
missione europea per analizzare i diversi aspetti

[STAT - RAPPORTO ANNUALE 1997

1. LA CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1997

della coesione fa riferimento a tre dimensioni
complementari:

- coesione economica: gli squilibri economici
implicano innanzitutto una peggiore qualita della
vita e la mancanza di opportunita di crescita per i
cittadini europei interessati, rna sono anche indice
di una sottoutilizzazione del potenziale umana e
del mancato sfruttamento di potenzialita econo
miche da cui potrebbe trarre vantaggio l'intera
Unione;

- dimensione geografica: e prevista esplicita
mente dal Trattato quando si afferma che "svilup
po armonioso" significa "ridurre il divario tra i
livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo del
le regioni meno favorite, comprese le zone rura
li"; la riduzione delle disparita tra Stati membri e
regioni implica una convergenza in termini di red
diti di base da conseguirsi attraverso la crescita del
PIL, della competitivita e dell'occupazione; in que
sto contesto, la competitivita delle regioni pili
deboli e un elemento essenziale per il completa
mento effettivo del mercato unico;

- coesione sociale: la definizione operativa
adottata dalla Commissione fa riferimento a un
"modello europeo di societa", la cui dimensione
solidale e attuata mediante sistemi universali di
protezione sociale, disposizioni che correggono
le inefficienze del mercato e sistemi di dialogo
sociale.

Le disparitd di reddito

Il progressivo ampliamento della Cornunita, dai
sei paesi fondatori del 1957 ai 15 del 1995 con 370
milioni di abitanti, e stato accompagnato da un
aumento della diversita, anche sotto il profilo
socioeconomico. In particolare, le adesioni
dell'Irlanda nel1973, della Grecia nel1981 e di Spa
gna e Portogallo nel 1986, nonche l'unificazione
tedesca nel 1990, hanno comportato un allarga
mento dei problemi di sviluppo regionale, che in
precedenza erano concentrati quasi esclusivamen
te nel Mezzogiomo d'Italia.

Nonostante sussistano differenze tuttora con
sistenti nel reddito pro capite a livello di Stati
membri (soprattutto per i quattro - Grecia, Spa
gna, Portogallo e Irlanda - che beneficiano del
"Fondo di coesione" introdotto dal Trattato di
Maastricht), e a livello regionale che le disparita
emergono con maggiore evidenza. Nel 1993 il
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Potenzlalrta di sviluppo delle regioni europee:
alcuni indicatori di crescita regionale
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La banca dati REGIO
dell'Eurostat, contenente nume
rose injormazioni sulle caratteri
stiche economiche e sociali dei
quindici paesi dell'Unione euro
pea disaggregate a diversi livelli
territoriali, permette di valutare
le poten.ziaiita di crescita delle
regioni europee sulla base dello
stato di sviluppo raggiunto. In
quest'ottica sono stati selezio
nati alcuni indicatori in grado di
cogliere gli aspetti injrastruttu
rali e sociali del processo di svi
luppo. In particolare, con rijeri
mento al periodo 1993-95 sono
stati presi in considerazione per
ogni regione europea due insiemi
di variabili calcolate a livello pro
capite, in grado di misurare la
dotazione di risorse produttive
accumulate nel passato e 10 svi
luppo sociale attualmente rag
giunto.

II primo insieme di variabili
cornprende. la dotazione di
infrastrutture di trasporto ed
una misura del loro livello di svi
luppo, una misura della capacitd
produttiva del settore primario;
l'offerta di energia totale; la
dotazione di jorza lavoro con
l'indicazione del suo grado
d'inueccbiamento, injine una
misura dell'investimento in capt
tale umano. II secondo insieme
cerca di cogliere invece: la qua
lita della vita nelle regioni; il
livello dei servizi offerti alle
famiglie, il livello di reddito pro
capite raggiunto.

Secondo la teo ria della ere
scita endogena l'insieme di que
sti jattori dourebbe segnalare la
capacitd globale di ogni regione
di produrre, competere e ere
scere all'interno del mercato
comune. Nella Figura 1.5 e rap
presentato 10 stato delle regioni
dei quindici paesi europei,
secondo un indice che riassume
le poten.zialita di crescita regio-

nale, sulla base del primo grup
po di jattori presi in considera
zione.

La situazione delle regioni ita
liane rispetto al resto d'Europa e
piuttosto arretrata. la media ita
Liana e injatti al di sotto di quel
la europea, distante da quelle di
Grecia e Spagna e nettamente
superiore soltanto a quella del
Portogallo. Risultano invece piii
dotate di injrastrutture le regioni
appartenenti ai paesi nordeuro
pei: le nazioni che si affacciano
sul mar Baltico (Suezia, Finlan
dia, Danimarca) e sul mare del
Nord (fa Francia, il Belgic), le
quali appartengono ad un 'area
economica comune, attualmente
la piu sviluppata d'Europa.

II Lussemburgo, che per le sue
dimensioni territoriali ridotte
costituisce un 'unica regione, gra
zie soprattutto alia posizione
geograjica javorevole raggiunge
il livello pii; eleva to dell'indice.
La media delle regioni tedescbe,
che si colloca poco al di sotto di
quella europea, risente della pre
senza delle regioni meno svilup
pate della parte orientale del
paese, accanto a quelle piu svi
luppate della parte nord-occi
dentale e nell'area del mare del
Nord.

Un discorso analogo, anche
se piu attenuate, vale per il
Regno Unito e l'Italia. Per il pri
mo paese, accanto aile regioni
jortemente sviluppate del Sud
est dell'Inghilterra (sempre
dell 'area del mare del Nord),
troviamo le regioni rurali 0 dein
dustrializzate della Scozia e
dell'Irlanda del Nord. Per l'Italia
e evidente il diva rio storico di
sviluppo tra il Centro-nord ed il
Sud del paese. Tutta via, anche le
regioni italiane pii; dotate di
poten.zialita di crescita si trova
no solo in posizioni intermedie
rispetto al resto d'Europa.

In buena posizione si trovano
l'Irlanda e le regioni austriache,
che si avvantaggiano probabil
mente della bassa densita di
popolazione e, quindi, hanno
un 'alta dotazione di risorse pro
capite.

Nel complesso delle 202
regioni europee prese in consi
derazione, troviamo nelle prime
tre posizioni Lussemburgo,
Darmstadt (fa regione di Fran
coforte) e Noord-Holland (fa
regione di Amsterdam). Tra le
prime venti regioni, ben cinque
sono svedesi e cinque inglesi. Le
rimanenti sono tedescbe, olan
desi, jinlandesi e jrancesi. Pas
sando invece alle ultime regioni
d'Europa si trouano, per la mag
gior parte, regioni del Portogal
10 e della Grecia, cioe dei due
paesi economicamente meno svi
luppati d'Europa. In questa qua
dro le prime cinque regioni ita
Liane sono nell 'ordine: Liguria
(trentanouesima), Lazio, Valle
d'Aosta, tutte al di sopra della
media europea, successiuamen
te, Friuli- Venezia Giulia e Tosca
na.

Passando al gruppo di indica
tori sociali (Figura 1.6), la varia
bilitd tra le medie delle regioni
europee si riduce decisamente:
la varianza complessiva epari a
0,02 rispetto a un valore di 0,29
per gli indicatori economico
strutturali. Inoltre, solo due pae
si, il Lussemburgo e la Svezia,
hanno una media delle regioni
che per tre quarti degli indicato
ri sociali e al di sopra di quella
europea. Tra Ie regioni italiane
troviamo nelle prime posizioni:
Lazio (trentaduesima), Trentino
Alto Adige, Valle d'Aosta, Liguria,
Molise, Lombardia e Veneto, tut
te al di sopra della media euro
pea. Le ultime regioni risultano,
invece, essere la Campania e la
Puglia.
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Figura 1.5 - Indice economico-strutturale di potenzialita di crescita regionale
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L'indice, calcolato per ciascuna
regione, e uguale alla media arit
metica di 17 numeri indici pro
capite, rapportati alia media
europea, relativi ai seguenti
gruppi di variabili:
popolazione attiva tra i 15 e 35
anni, oltre i 55 anni e totale,
numero di studenti iscritti aile
scuole secondarie superiori;
km di strade, numero di autovei
coli per il trasporto merci, km
di ferrovie;
km di autostrade e numero di
incidenti stradali,
km di ferrovie a due 0 pili binari;
persone e merci imbarcate e
sbarcate negli aeroporti e nei
porti marittimi;
numero di trattrici agricole;
consumi di elertricita del settore
dei servizi;
produzione di energia totale.
I rapporti pro capite sono sulla
pcpolazione attiva regionale;
per il tasso di attivita, sulla
popolazione totale regionale.
Nell'indicazione dei massimi e
minimi non si e tenuto como
delle regioni extraeuropee e
delle isole.
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Figura 1.6 - Indice sociale di potenzlaltta di crescita regionale
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reddito pro capite, misurato in parita di potere
d'acquisto, era sensibilmente al di sotto della
media dell'Unione nella fascia meridionale (Gre
cia, Mezzogiorno d'Italia e gran parte di Spagna e
Portogallo), rna anche nelle periferie occidentale
Orlanda, Galles e parte della Scozia) e nord-orien
tale (Germania orientale e Finlandia settentrionale
e orientale). Adottando la nomenclatura comuni
taria NUTS 2 (che, per l'Italia, corrisponde alle
Regioni), il reddito pro capite medio del gruppo
delle 10 regioni pili ricche risulta essere 3,3 volte
superiore a quello delle 10 regioni pili povere. Il
divario si e mantenuto sostanzialmente immutato
nel tempo: dieci anni prima era pari a 3,5 volte.
Questo risultato deriva dall'ampliamento del diva
rio tra le regioni ricche e la media comunitaria
(l'indice medio passa da 154 a 158) e dalla riduzio
ne di quello relativo alle regioni povere (l'indice
passa da 44 a 48). Anche i gruppi di regioni inte
ressate sono rimasti sostanzialmente gli stessi: tra
le regioni pili ricche vi sono le regioni delle capi
tali (Londra, Parigi, Vienna, Bruxelles e Lussem
burgo) e alcune aree della Germania occidentale;
tra le pili povere, alcune regioni greche e porto
ghesi, cui si aggiungono i Dipartimenti francesi
d'oltremare e il Land orientale Mecklemburg
Vorpommern.

Allargando l'analisi a considerare le 25 regioni
pili ricche e le 25 pili povere, compaiono nella
graduatoria alcune regioni italiane: in particolare, la
Calabria si colloca al venticinquesimo posto tra le
povere, mentre Lombardia (alla tredicesima posi
zione), Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Trentino
Alto Adige, Liguria, Lazio e Friuli-Venezia Giulia
(ventiquattresima) fanno parte del novero delle
pili ricche.

Anche analisi pili rigorose confermano la
permanenza dei divari di reddito: 10 scarto qua
dratico medio dell'indice del PIL pro capite
regionale si e mantenuto su valori intorno a 27
per tutti gli anni Ottanta, per sfiorare il livello di
30 subito dopo l'unificazione tedesca e poi tor
nare a livelli di poco superiori a quelli di inizio
periodo.

La crescita del reddito pro capite ha inoltre
mostrato di variare tra regioni in funzione sia del
la dipendenza dai grandi settori di attivita econo
mica, sia della caratterizzazione urbana 0 rurale.
SuI primo versante, le regioni maggiormente
dipendenti dall'agricoltura - che sono concentra
te in Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda e Finlan-
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dia - non solo presentavano nel 1993 un indice
del PIL pro capite particolarmente basso (66,
posta eguale a 100 la media cornunitaria), rna han
no anche sperimentato una crescita pili contenu
ta (2,2% in media annua nel decennio considera
to). Per contro, le regioni relativamente specia
lizzate nelle attivita di trasformazione (concen
trate in Germania, nella Spagna nord-orientale,
nella Francia settentrionale, in Austria e nel
Regno Unito centrale) e nei servizi (le regioni
delle grandi capitali, oltre alla fascia compresa tra
Belgio, Paesi Bassi e Germania del Nord) presen
tano livelli del PIt pro capite ben al di sopra del
la media. Sotto il profilo della dinamica, sono tut
tavia le regioni che presentano una distribuzione
equilibrata delle attivita economiche a far regi
strare i tassi di sviluppo pili elevati. Sul secondo
versante, l'attivita economica dell'Unione risulta
essere fortemente concentrata nelle aree pili
urbanizzate: le regioni con una densita di oltre
500 abitanti per Km quadrato rappresentano sol
tanto il 4% del territorio dell'Unione, rna vi si
concentra oltre la meta della popolazione; in tali
regioni l'indice del PIL pro capite e del 14%
superiore alla media; cia implica che una quota
compresa tra i due terzi e i tre quarti della crea
zione complessiva di ricchezza dell'Unione vie
ne realizzata nelle aree urbane.

La disoccupazione

A conferma della gravita del problema della
disoccupazione nell'Unione europea, in questo
campo le disparita regionali, in termini tanto stati
ci quanto dinamici, sono assai pili pronunciate di
quelle analizzate con riferimento al reddito pro
capite.

Anche in questo caso, un primo termine di
riferimento puo essere costituito dalle 10 regioni
pili colpite e dalle 10 meno colpite, a livello NUTS
2, da questo fenomeno: il tasso di disoccupazione
delle prime (concentrate nell'Italia meridionale,
in Spagna, in Irlanda e in Finlandia) risulta essere
stato nel 1995 del 26,4%, ovvero quasi 7 volte
superiore a quello medio delle 10 regioni meno
colpite, di poco inferiore al 4%. Nel periodo
1983-95, dall'analisi effettuata dalla Commissione
europea il divario si e allargato di circa sette punti
percentuali, passando da 15,6 a 22,5 punti; cia e
l'effetto del solo peggioramento delle 10 regioni
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piu colpite, dal momento che il tasso di disoccu
pazione di queUe meno colpite e rimasto presso
che invariato.

A differenza di quanto visto per Ie regioni piu
povere, la composizione dei due gruppi di regio
ni e mutata nel tempo: in particolare, negli anni
Ottanta tra Ie regioni maggiormente colpite daUa
disoccupazione ve ne erano tre investite da consi
stenti fenomeni di declino industriale Orlanda del
Nord, Merseyside e West Midlands nel Regno Uni
to), mentre ora il fenomeno colpisce particolar
mente sette regioni spagnole e tre italiane (Cam
pania, Calabria e Sicilia, in ordine decrescente di
gravita).

Ampliando il raggio dell'analisi per confrontare
Ie prime e Ie ultime 25 regioni, il numero deUe
regioni italiane presenti nella graduatoria delle piu
colpite si allarga fino a comprendere l'intero Mez
zogiorno (con due sole eccezioni: Abruzzo e
Puglia). L'unica regione italiana a essere presente
nel gruppo deUe 25 regioni meno colpite dalla
disoccupazione, sia nel 1983 sia nel 1995, e il Tren
tino-Alto Adige (cui si aggiungeva, nel 1983, la
Liguria).

Le disparita tra regioni in termini di disoccupa
zione si sono andate ampliando gradualmente
negli ultimi 25 anni: 10 scarto quadratico medio del
tasso di disoccupazione regionale, che nel 1970
era del 2% circa, e rapidamente aumentato tra il
1974 e il 1987, anna in cui ha raggiunto il 5,6%; in
seguito, durante la lunga ripresa econornica durata
fino al 1992, e dirninuito fino a un valore del 4,8%,
rna neUa successiva recessione Ie disparita si sono
di nuovo allargate e l'indicatore ha raggiunto il
valore del 6% nel 1995.

Anche il modeUo di crescita occupazionale a
livello regionale ha fatto registrare notevoli dispa
rita. Le regioni con un piu elevato tasso di creazio
ne netta di posti di lavoro nel decennio 1983-1993
si trovano in Germania occidentale, nei Paesi Bas
si, nel Lussemburgo, in alcune regioni del Regno
Unito e della Spagna, nell'Attica e nel Portogallo
settentrionale. Tra Ie regioni in cui l'incremento e
stato piu modesto si segnalano Svezia e Finlandia,
nonche alcune regioni industriali in declino (Mer
seyside, South Yorkshire e West Midlands nel
Regno Unito; Lorena e Nord-Pas de Calais in Fran
cia; Galizia e Asturie in Spagna). Peraltro, in un ter
zo circa deUe regioni europee l'occupazione e
rimasta sostanzialmente stabile, mentre la disoc
cupazione e aumentata.
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La coesione sociale

La coesione sociale viene esplorata dal rappor
to deUa Commissione europea in particolare sotto
il profilo dell'accesso dei singoli aile attivita gene
ratrici di reddito. Si rileva innanzitutto che Ie diffe
renze tra gli Stati membri neUa composizione set
toriale deU'occupazione si sono considerevol
mente ridotte nel decennio 1983-1993. In tutta
l'Unione, la quota dell'occupazione agricola e ulte
riormente dirninuita, quella neU'industria ha subito
un netto calo, mentre quella nei servizi e forte
mente aumentata.

Molti dei posti di lavoro aggiuntivi creati in
Europa nei servizi sono a tempo parziale e per la
maggior parte sono stati occupati da donne. II
totale degli impieghi a tempo pieno neU'Unione
e diminuito nettamente durante la recessione
dei primi anni Novanta, mentre il numero di
posti di lavoro a part-time e aumentato del 3%
all'anno tra il 1990 e il 1994. Nel 1995, oltre il 350/0
delle donne occupate nell'Unione lavorava a
tempo parziale, con punte del 67% nei Paesi
Bassi, del 45% nel Regno Unito e del 43% in Sve
zia: si tratta di una quota superiore a quella degli
Stati Uniti (28%). IIlavoro a tempo parziale resta
tuttavia poco diffuso in Grecia, Italia, Spagna e
PortogaUo.

Al contempo, si e assistito a un considerevole
aumento degli impieghi che richiedono una quali
ficazione elevata e un alto livello di istruzione: tra il
1983 e il 1991 l'occupazione di tecnici e professio
nisti e cresciuta del 2% all'anno nell'Unione, men
tre il numero dei lavoratori manuali e diminuito.
Questa tendenza ha trovato conferma anche negli
anni della recessione.

II numero delle donne lavoratrici e cresciuto di
oltre 6 milioni nel periodo d'osservazione, rna nel
frattempo e cresciuta di circa un milione di perso
ne la disoccupazione femminile.

La proporzione dei giovani presenti neUe for
ze di lavoro e nell'occupazione e diminuita col
passare degli anni e con il prolungamento
dell'istruzione e della formazione iniziale; tutta
via, soprattutto nella periferia meridionale e
occidentale dell'Unione, il numero di giovani in
cerca di primo impiego e diminuito meno rapi
damente del numero di occupati, contribuendo
ad alimentare la disoccupazione. NeUe fasce cen
trali (25-54 anni) colpiscono soprattutto Ie diffe
renze tra i sessi: quanto ai maschi, i tassi di parte-
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cipazione sono analoghi al Nord e al Sud e fanno
registrare nel tempo un andamento calante;
quanto alle donne, i tassi di partecipazione sono
molto pili bassi al Sud e ad Ovest, rna sono
aumentati pili rapidamente proprio in questi
paesi (soprattutto in Spagna e in Irlanda), con
vergendo gradualmente verso la media dell'Unio
ne. Infine, negli Stati membri pili poveri si osser
va una generale tendenza a restare pili a lungo
attivi e questo si traduce in pili elevati tassi di
occupazione e di partecipazione per le persone
con 55 anni e pili.

I differenti gruppi sociali sono colpiti in misu
ra diversa dalla disoccupazione, e cia contribui
see ovviamente alle disparita sociali presenti
nell'Unione. II tasso di disoccupazione giovanile
e circa il doppio di quello complessivo, anche se
ha mostrato una diminuzione pili rapida nella
corrente fase di ripresa economica. II problema
e particolarmente grave in Spagna e in Italia,
mentre e pressoche inesistente in Germania e
Austria. I tassi di disoccupazione femminili sono
di norma pili elevati dei corrispondenti tassi
maschili: anche se le donne presenti nelle forze
di lavoro sono meno degli uomini, il numero del
le disoccupate e vicino a quello dei disoccupati.
Con l'eccezione di Svezia, Regno Unito e Finlan
dia, il tasso di disoccupazione femminile e sem
pre pili elevato di quello maschile, con punte che
sfiorano il 90% in pili in Italia e Grecia e il 60% in
Spagna e Belgio. Quanto alla durata della disoccu
pazione, nel 1995 quasi la meta dei disoccupati
era alla ricerca di un lavoro da almeno un anna e
quasi un quarto da almeno due; l'incidenza del
fenomeno e lievemente diminuita durante il
periodo pili recente, rna resta particolarmente
preoccupante (negli Stati Uniti solo il 12% dei
disoccupati resta alla ricerca di un posto per pili
di un anno).

30

1.3 II quadro macroeconomico interno

1.3.1 La dinamica degli aggregati macroe
conomici

II 1997 ha visto un'accelerazione della crescita
economica rispetto all'anno precedente, senza
tuttaviamanifestare un ritorno ai ritmi del biennio
1994-95 (Tavola 1.3). L'incremento del prodotto
interno lordo e stato pari all'l,5%, con una dinami
ca particolarmente positiva se si tiene conto che il
trascinamento dall'anno precedente (ossia la ere
scita che si sarebbe registrata se fossero stati man
tenuti i livelli produttivi raggiunti nel quarto trime
stre 1996) era negativo (Tavola 1.4). Durante l'anno
si e assistito ad una progressiva accelerazione del
la crescita in termini tendenziali, mentre la dina
mica congiunturale e stata caratterizzata da una
maggiore discontinuita. Infatti, ad un primo trime
stre di stagnazione ha fatto seguito un trimestre di
forte crescita, progressivamente ridimensionatasi
nei periodi successivi (Figura 1.7).

Le componenti interne della domanda hanno
contribuito in maniera significativa alla crescita,
favorita anche dal processo di ricostituzione delle
scorte. E risultato negativo invece, per la prima
volta dal 1992, il contributo derivante dall'inter
scambio con l'estero di beni e servizi, a causa del
forte incremento delle importazioni, superiore a
quello delle vendite dirette all'estero.

Tra le componenti interne della domanda, si e
assistito ad un aumento sostenuto dei consumi
finali delle famiglie (+ 2,4% rispetto al 1996) grazie
all'effetto derivante dagli incentivi all'acquisto di
autoveicoli nuovi. Considerando, infatti, i consu
mi delle famiglie al netto degli "acquisti di mezzi
di trasporto" (la cui crescita e stata del 31,8%),
l'incremento risulta pari all'1,4%, maggiormente
in linea con i valori osservati nel corso del bien
nio 1994-95. L'aumento dei consumi ha peraltro
riguardato quasi tutte le componenti di spesa. In
particolare, sono tornati a crescere i consumi di
generi alimentari, dopo cinque anni consecutivi di
flessione; e risultato positivo l'andamento per
vestiario e calzature, mentre sono diminuite, per
il secondo anna consecutivo, le spese per mobili
e accessori. Tra le voci pili dinamiche troviamo le
spese per comunicazioni, che per il terzo anna
consecutivo sono cresciute a tassi superiori al 9%.
Per quanto riguarda la classificazione per tipo di
bene, la ripresa e stata naturalmente trainata dai
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Investimenti fissi lordi

beni durevoli, sui quali ha inciso favorevolmente il
gia ricordato boom delle spese per l'acquisto di
mezzi di trasporto; tuttavia, sono stati riscontrati
miglioramenti anche per le altre categorie di
beni. Le spese per servizi, invece, pur se in
aumento, hanno registrato un rallentamento del
tasso di crescita, passato dal 2,7% del 1996 all'1,6%
del 1997.

Dal punto di vista del profilo congiunturale, la
dinamica dei consumi ha manifestato un anda
mento infrannuale molto particolare; infatti, dopo
un incremento particolarmente sostenuto nel pri
mo trimestre del 1997, si e successivamente assi
stito ad una progressiva decelerazione fino a giun
gere a una diminuzione congiunturale nel quarto
trimestre. Pili in dettaglio, l'incremento osservato
nel primo trimestre 1997 e imputabile principal
mente ai consumi di beni durevoli, cresciuti del
5,1% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia,
nello stesso periodo e iniziata una decelerazione
dei consumi di beni non durevoli, trasformatasi in
vera e propria diminuzione nei trimestri successi
vi, al punto che nel quarto trimestre questo aggre
gato ha registrato una flessione anche in termini
tendenziali. Dal secondo trimestre anche le altre
componenti dei consumi di beni hanno rallentato
la loro crescita, mentre per i servizi questo movi
mento e iniziato nel terzo trimestre. Negli ultimi
tre mesi dell'anno il complesso dei consumi delle
famiglie e diminuito quindi di 0,2 punti percentua
li, con la sola componente dei servizi in lieve
aumento.

Per il secondo anna consecutivo la crescita
degli investimenti fissi lordi e stata molto conte
nuta e pari allo 0,6%. Tuttavia, si e osservato un
significativo mutamento nella composizione delle
varie voci: sono infatti diminuiti gli investimenti in
costruzioni, penalizzati dal risultato fortemente
negativo delle abitazioni e dal marcato rallenta
mento registrato per i fabbricati non residenziali
e Ie opere del genio civile, mentre sono aumenta
ti gli investimenti in mezzi di trasporto, sia nella
componente autoveicoli, sia in quella degli altri
mezzi di trasporto. In accelerazione, infine, le
spese per macchine, attrezzature e prodotti vari,
passati da una variazione positiva dello 0,6% nel
1996 ad una crescita dell'1,2% 10 scorso anno. I dati
di contabilita nazionale trimestrale mostrano
come quest'ultima voce, dopo una crescita di due
punti percentuali nel primo trimestre, abbia subi
to un rallentamento nei periodi successivi.
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Figura 1.7 - Principali variabili macroecono
miche. Valori a prezzi 1990 (va
riazioni percentuali sui trimestre
precedente)

Prodotto interno lordo

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
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Tavola 1.3 - Conto economico delle risorse e degli impieghi (uariazioni percentuali sul periodo precedente)

ANNI PIL Importazioni Consumi Investimenti Domanda Esportazioni
di beni e servizi delle famiglie fissi lordi intema (a) di beni e servizi

VALORI A PREZZI DEL 1990

Anno 1994 2,2 8,4 1,4 0,5 1,5 10,7
I trim. 0,4 4,9 0,6 0,2 0,7 3,0
II trim. 1,1 2,3 0,1 1,4 1,5 0,2
III trim. 0,6 2,6 0,1 1,2 0,1 4,2
IV trim. 0,4 4,0 0,3 0,9 0,8 2,0

Anno 1995 2,9 9,6 1,9 7,1 2,3 11,6
I trim. 1,7 2,6 0,8 2,8 0,3 8,3
II trim. -0,1 1,9 0,6 1,6 -0,2 2,1
III trim. 0,6 1,1 0,6 1,9 1,8 -3,4
IV trim. 0,4 0,0 0,0 1,2 0,7 -1,5

Anno 1996 0,7 -2,0 0,8 0,4 0,3 -0,2
I trim. 0,7 -1,1 0,2 -0,9 0,1 1,6
II trim. -0,9 -5,3 -0,2 -0,6 -1,8 -1,1
III trim. 0,4 1,3 0,2 -0,6 0,2 1,6
IV trim. -0,4 6,6 0,7 -0,6 0,5 2,1

Anno 1997 1,5 11,8 2,4 0,6 2,5 6,3
I trim. 0,0 -4,9 1,2 0,2 0,5 -5,8
II trim. 1,9 13,7 0,7 1,3 2,5 9,5
III trim. 0,6 3,8 0,2 0,8 -0,2 6,8
IV trim. 0,2 1,9 -0,2 -0,1 0,9 -1,0

DEFLATORIIMPLICITI

Anno 1994 3,5 5,1 4,6 3,3 4,1 1,8
I trim. 1,0 0,7 1,1 1,4 1,3 -0,6
II trim. 0,4 1,0 1,0 0,4 0,5 0,6
III trim. 0,7 2,2 1,2 0,4 1,0 0,5
IV trim. 0,7 2,5 1,3 1,1 0,9 1,4

Anno 1995 5,1 12,3 5,7 5,0 5,4 10,2

I trim. 1,6 4,8 1,4 1,7 2,1 2,5

II trim. 1,8 4,9 1,7 1,7 1,7 5,2

III trim. 1,3 0,5 1,5 1,0 0,7 3,1
IV trim. 1,4 -0,4 1,3 1,1 0,9 1,6

Anno 1996 5,0 -1,8 4,4 3,1 4,2 2,2

I trim. 1,3 -1,7 1,1 0,4 1,2 -0,8

II trim. 1,0 -1,5 0,9 0,5 1,0 -1,1

III ttim. 0,9 0,3 0,7 0,9 1,1 -0,5

IV trim. 0,9 -0,9 0,5 0,2 0,6 0,5

Anno 1997 2,6 -0,5 2,4 1,7 2,6 -0,1

I trim. 0,2 -0,9 0,6 0,1 0,3 -1,1

II trim. 0,7 -0,3 0,5 0,5 0,4 0,7

III trim. 0,7 3,6 0,6 1,0 1,2 1,1

IV trim. 0,7 -1,5 0,6 0,2 0,3 0,2

Fonte: Istat, Conti eeonomici nazionali
(a) Comprende i eonsumi finali intemi, gli investimenti fissi lordi e la variazione delle seorte
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Tavola 1.4 - Principali risultati economici degli ultimi tre anni (uariazioni percentuali sul periodo precedente)

VOCl 1995 Acquisito a 1996 Acquisito a 1997 Acquisito a
fine 1995 (a) fine 1996 (a) fine 1997 (a)

RlSORSE E lMPIEGHI

Prodotto interno lordo 2,9 0,6 0,7 -0,3 1,5 0,9
Irnportazioni 9,6 1,0 -2,0 4,1 11,8 6,4
Consumi finali interni 1,2 0,4 0,7 0,4 1,7 0,1

Delle famiglie 1,9 0,5 0,8 0,6 2,4 0,1
Collettivi -1,0 0,2 0,2 -0,4 -0,7 0,1

Investimenti fissi lordi 7,1 2,2 0,4 -0,9 0,6 0,6
Macchine, aurezzature, prodotti vari 11,4 1,8 0,6 -1,5 1,2 0,6
Mezzi di trasporto 24,0 5,1 -3,7 -0,1 7,9 5,2
Costruzioni 0,6 1,9 1,1 -0,6 -1,6 -0,5

Esportazioni 11,6 -2,3 -0,2 2,1 6,3 4,8

VALORE AGGIUNTO

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,4 -0,1 1,9 -1,7 -0,5 1,4
Industria 4,0 0,5 -0,5 -1,0 1,6 1,7

In senso stretto 4,6 0,2 -1,0 -1,1 2,1 2,1
Costruzioni 0,8 2,1 2,1 -0,3 -1,0 -0,2

Servizi destinabili alia vendita 2,9 0,7 1,5 0,3 1,7 0,6
Servizi non destinabili alia vendita -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 -0,3 -0,2

UNITA' DI LAVORO TOTALI

In complesso -0,3 0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,3
Agricoltura,silvicoltura e pesca -4,0 -2,2 -3,0 -0,2 -1,3 1,1
Industria -0,7 0,2 -1,0 -1,1 -0,5 0,8

In senso stretto -0,6 0,2 -0,8 -1,1 ,0,6 1,0
Costruzioni -0,8 0,3 -1,7 -1,1 0,0 0,3

Servizi destinabili alia vendita 0,7 0,5 1,5 0,4 0,4 0,0
Servizi non destinabili alia vendita -0,2 -0,1 -0,3 -0,2 -0,6 -0,1

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) Variazione media annua dell'aggregato garantita nell'anno successivo a quello di riferimento dal mantenimento del livello rag

giunto nel quarto trimestre

Dopo la fase di stagnazione del 1996, nel 1997
anche i flussi di interscambio con l'estero hanno
ripreso vigore. L'incremento e stato particolar
mente marcato per le importazioni di beni e ser
vizi, sulle quali hanna influito sia la ripresa produt
tiva, sia l'incremento nelle importazioni di auto
veicoli. La crescita delle importazioni di beni e
stata particolarmente evidente nel secondo tri
mestre, per poi rallentare successivamente.
Anche Ie esportazioni hanna sperimentato una
crescita sostenuta in termini reali, pari al 6,3%
C+5,1% per la componente dei beni), grazie alIa
ripresa economica nei paesi europei e alIa tenuta
dei livelli produttivi negli Stati Uniti. Pili in detta
glio, Ie esportazioni hanna registrato un incre
mento congiunturale a partire dal secondo trirne
stre, pur se meno marcato della crescita delle
importazioni. Per quanta riguarda i prezzi, per
entrambi i flussi si e registrata una diminuzione
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nella media dell'anno, piu consistente per le
importazioni a causa soprattutto dall'interscam
bio di beni, mentre solo per i servizi, in partico
lare per quelli esportati, si e registrato un aumen
to dei deflatori impliciti.

La ripresa produttiva della scorso anna ha
coinvolto i settori industriali e dei servizi (Tavola
1.4). Per l'industria nel complesso, l'incremento
del valore aggiunto ai prezzi di mercato e stato
pari all'I,6%, facendo seguito ad una flessione regi
strata nel 1996; l'incremento e stato pili marcato
se si considerano solamente i settori della trasfor
mazione industriale, la cui performance e stata
pari a +2,3%. II comparto pili dinamico e stato
quello della produzione di mezzi di trasporto, che
ha vista crescere il proprio valore aggiunto del
15,1%. In evidenza anche i settori della carta ed
editoria, dei minerali e metalli ferrosi e non ferro
si e dei prodotti in metallo (escluse le macchine).
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La ripresa dei livelli di attivita
Il 1997 ha visto una ripresa

generalizzata dell'attiuita pro
duttiva, testimoniata in primo
luogo dalla ripresa della produ
zione industriale, cresciuta del
2,2% rispetto al 1996. Dal pun
to di uista phi strettamente con
giunturale, il punta di svolta del
ciclo della produzione industria
le si e situato nel quarto trime
stre 1996; nel corso dei mesi
successivi si e quindi manifesta
ta una ripresa costante dei livel
li produttiui, che nel terzo trime
stre dello scorso anna hanno
superato i livelli raggiunti nel

1995, quando si era registrato il
precedente punta di suolta
superiore.

Le varie componenti della

produzione industriale hanno
mostrato andamenti abbastan-

za difJerenziati (Figura 1.8),

riflettendo il fatto che la ripre
sa e stata sigriificatiuarnente
inj7uenzata dai provvedimenti

legati alla rottamazione, con un
conseguente notevole incremen
to nella produzione di beni di
consumo e di prodotti legati
all'indotto dell'industria auto
mobilistica. Per poter valutare
l'effetto di tali provvedimenti
sull 'attiuita produttiva italiana
sono stati individuati i prodotti
elementari che sono interessati,
del tutto 0 in maniera prevalen
te, alla costruzione di autovet
ture (autovetture stesse, pneu
matici, batterie, ecc.). Il peso di
questi prodotti (16 su 592)

sull'indice generale della produ
zione industria le e del 4, 7%.

Nel 1997 la performance di

questo settore e consistita in
un aumento del 14,5%, mentre il
res to dell'industria ha conse
guito un aumento dell '1, 7%, di

mezzo punta percentuale infe
riore a quello deil'indice com
plessivo.

A livello di destinazione eco
nomica, i beni di consurno, in
j7essione dall 'ultimo trimestre

1995, avevano invertito questa
tendenza gia nei mesi centrali
del 1996; la ripresa si e quindi
rafforzata nello scorso anno, in
modo particolarmente evidente
nei trimestri centrali, per subire
poi un leggero ripiegamento
negli ultimi tre mesi. Oltre al for
te incremento della produzione
di beni dureuoli, il 1997 ha
beneficiato di una fase ciclica
molto positiva anche per quan-

Figura 1.8 - Iridice della produzione industriale per destinazione economica (ciclo trend 
1990=100)
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to riguarda i beni non dureuoli,
per i quali si e raggiunto un pic
co congiunturale nel terzo tri

mestre, nettamente superiore a
quello del 1995. Al contrario, la
ripresa ciclica per i beni semi
durevoli si emantenuta inferiore
rispetto alla fase precedente.

Il ripiegamento osservato nel
quarto trimestre nella produ.zio
ne di beni di consumo eimputabi
le principalmente ai beni non
durevoli e sernidureuoli, mentre
per i beni durevoli si e registrata
una sostanziale tenuta dei livelli
produttivi.

La crescita dei beni di con
sumo ha favorito anche quella
dei beni intermedi, in forte
aumento per tutto il 1997 e in
lieve rallentamento negli ultimi
mesi dell'anno. Tutte le compo
nenti di questa aggregato sana
contraddistinte da una ripresa
nel corso dell'anno. tuttauia, la
produzione di beni intermedi
destinati alla produzione di
beni di investimento si mantiene
ancora al di sotto dei livelli
raggiunti nel 1995. Questa
situazione e legata alla dinarni

ca ancora debole per la produ
zione di beni di investimento
cbe, nel corso del 1997, ha
reg istra to una flessione del
2,7% rispetto ai livelli dell'anno
precedente. Il trascinamento
degli effetti legati alla fine degli
incentivi previsti dalla "legge
Tremonti", unitamente all'incer
tezza che ha caratterizzato la
ripresa della domanda interna
nel corso della prima parte del
1997, hanna probabilmente
determinato un rinuio dei piani
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di investimento in macchinari e
attrezzature, che si e riflesso
negativamente anche sull'atti
vita produttiua. Solo la compo
nente dei mezzi di trasporto ha
registrato una decisa fase di
ripresa, legata in maniera rile
vante alla produzione di auto
veicoli.

Uri'interessante integrazione
al quadro fa rn ito dagli indicato
ri di produzione industriale pro
viene dagli indici del fa ttura to e
degli ordinativi. Anche questi
ultimi segnalano infatti una
ripresa del sistema industriale
nel1997. Ilfatturato complessi
uo e cresciuto del 3,8% rispetto
all'anno precedente, superando
i livelli raggiunti nel 1995.
L'incremento estato piil sensibi
le per le vendite all 'estero che
per quelle sul mercato interno.
Anche la tempistica della ripre
sa estata differen.ztata: il fattu
rata interno ha registrato un
punta di minima nel quarto tri
mestre 1996, dopodicbe ha
ricominciato a crescere rapida
mente, senza tuttavia raggiun

gere i valori di due anni prima;
nell'ultimo trimestre ha fatto
registrare una leggeraflessione.
Tutti i settori hanna contribuito
alla crescita nei primi tre trime
stri, mentre la flessione del
quarto e aserivibile soprattutto
alla diminuzione per i beni inter
medi e all 'arresto della crescita
per i beni di consumo. Il fattura
to estero, che nel corso del
1996 aveva consentito di lirnita
re le conseguenze della caduta
delle vendite all'interno, mante
nendo le posizioni raggiunte

l'anno precedente, dai primi
mesi del 1997 e tornato a ere
scere in maniera malta sostenu
ta, avvantaggiandosi anche del
deprezzamento della lira nei
confronti del dollaro statuniten
se. Tutte le componenti di que
sta aggregato sana state carat
terizzate da un profilo in ere
scita nel corso dell'anno, riflet
tendo il clima economico positi
uo nei mercati europei e staturii
tense.

L'irnpatto degli incentivi alla
rottamazione e stato rilevante
anche per il fatturato. La cresci
ta registrata dall'indicatore rela
tivo al mercato interno, pari al
2,4%, viene dimezzata se si
esclude il settore "autoueicoli,
rimorchi e semirimorcbi"; l'inci
denza sul fatturato cornplessiuo,
pur se inferiore, esignificatiua. in
questo casa l'incremento passe
rebbe dal 3,8% dell'indice com
plessivo al 2,8% di quello al net
to degli autoveicoli.

eli indici relativi ai nuovi ordi
natiui hanna seguito un profilo
simile a quello del fatturato nei
primi tre trimestri; nel quarto si
osserva un piu accentuato diva
rio tra gli ordini provenienti dal
mercato interno, in flessione
significatiua, e quelli dal mercato
estero, in forte crescita.Anche gli
ordinativi hanno risentito signifi
catiuamente dell'effetto auto: i
nuovi ordini dal mercato interno,
cresciuti nell'anno del 5,3%, al
netto di tale componente vedono
scendere l'tncremento al 2,9%,
mentre per l'aggregato nel suo
complesso le rispettiue percen
tuali sana pari al 7% e al 5, 5%.
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La dinamica delle vendite al dettaglio per area geografica
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Il comparto distributivo al
dettaglio, tuttora caratterizzato
da un numero ridotto di imprese
di grande dimensione, e tuttavia
animato da un graduale proces
so di concentrazione. Gli ultimi
dati disponibili, riferiti al 1996,
mostrano una accelerazione di
tale processo rispetto alle ten
denze gia emerse nel corso dei
primi anni '90: tra il 1995 ed il
1996 il numero dei punti di vendi
ta tradizionali e diminuito
dell'1l,3%; mentre la consisten
za dei punti di vendita della gran
de distribuzione (in questo conte
sto limitata a supermercati, iper
mercati e grandi magazzini) e
cresciuta dell'8,3%.

La progressiva flessione del
numero dei punti di vendita pUG
essere spiegata sulla base di di
versi fattori: il modesto tasso di
crescita dei redditi e il mutato at
teggiamento di spesa dei consu
matori, con la crescita contenuta
dei consumi in termini reali; un cli
ma legislativo pii; propenso che
nel passato a favorire l'apertura
Ii grandi superfici commerciali;
un 'accesa concorrenzialita so
prattutto nel comparto della pic
cola distribuzione alimentare. La
dinamica nazionale e tuttavia la
sintesi di modelli di ricomposizio
ne dell'offerta commerciale molto
dioersi al variare dell 'area geo
grafica. la tendenza alIa flessione
del numero dei punti di vendita
cresce passando dal Mezzogior
no (-6,3%) al Nord (-16,8%), con
il Centro in una posizione inter
media (-11,4%). Simmetricamen
te, la crescita dei punti di vendita
della grande distribuzione erisul
tata piu elevata nel Nord
(+9,2%), rispetto alle regioni cen
trali e del Mezzogiorno (rispetti
vamente +7,6% e +6,9%),

Dinamiche territoriali cosi dif
ferenziate sono dovute a cause
strutturali, quali la diversa pro
pensione a investire nelle grandi
superfici di vendita e la presen
za di livelli eterogenei di concor
ren.zialita tra i punti di vendita
"tradizionali ". Inoltre, le modifi
cazioni nella consistenza e nella
tipologia dell'offerta commercia-

le locale sono spesso dovute
all 'adeguamento ai diversi livelli
di propensione alIa spesa che
caratterizzano il territorio
nazionale.

In tale ottica, dopo aver
profondamente rinnovato l'inda
gine mensile sul valore delle uen
dite al dettaglio, l'Istat ha elabo
rata serie disaggregate per le
grandi ripartizioni geografiche,
riferite al complesso del com
parto distributivo al dettaglio,
alIa grande distribuzione ed alle
imprese operanti con punti di
vendita di piccola superficie. Per
una corretta interpretazione di
tali indici, ebene sottolineare che
non entrano nel loro calcolo le
spese che non transitano per il
canale distributivo al dettaglio in
sede fissa, le spese presso punti
di vendita gestiti da imprese che
sviluppano la vendita al detta
glio come attitnta secondaria, le
spese per beni usati, noncbe tut
te le spese per servizi.

La crescita del valore delle
vendite al dettaglio nel biennio
1996-97 ela sintesi di dinamiche
sensibilmente piu accentuate
nell'Italia centrale, dove le vendi
te sono cresciute del 12,2% nel
1997 rispetto al 1995, e nel
Nord-est (+12%); meno vivaci
nel Nord-ovest (+4,2%) e nel
Mezzogiorno (+2,9%).

Nel 1997l'aumento del valore
delle vendite nei confronti del
1996, pari mediamente al 2,9%,
ha subito un rallentamento rispet
to all'anno precedente; le dinami
che territoriali sono inoltre risul
tate molto piu omogenee. In parti
colare il Nord-ovest si e contrad
distinto per uno spiccato dinami
smo, superiore a quello del Nord
est, con una inversione delle ten
denze precedenti; il Centro ha
subito un chiaro rallentamento,
mentre l'area del Mezzogiorno
ha mostrato segnali di recupero,
con un incremento del 2,4%.

Le Figure 1.9 e 1.10, relative
rispettivamente alIa dinamica
territoriale delle vendite nella
grande distribuzione e nelle pic
cole superfici, sono interpretabili
in funzione di una triplice chiave

di lettura. In primo luogo, l'incre
mento del valore delle vendite
della grande distribuzione nel
1997 rispetto al1995 e risultato
quasi doppio rispetto a quello
registrato dalle piccole superfici
(11,4% contro il6,1%) ed anche
in questo caso nel 1997 la ere
scita ha subito un rallentamento
rispetto al 1996. In secondo luo
go, mentre con riferimento alIa
grande distribuzione il Nord-est
e caratterizzato dalla dinamica
piu vivace, per quanta concerne
le piccole superfici e il Centro
che registra la crescita piu ele
vata. Infine, a fronte di una
accentuata dinarnica espansiva
della grande distribuzione che
caratterizza tutte le aree geo
graficbe, con la parziale ecce
zione per il Mezzogiorno, 10 svi
luppo delle piccole superfici si
articola sulla base di dinamiche
territoriali molto pii; eterogenee:
l'aumento del valore delle vendi
te nel 1997 rispetto al 1995 e
molto elevato nel Nord-est e nel
Centro, come appena ricorda to,
ma assai contenuto nel Nord
ovest (+2,6%) e nel Mezzogior
no (+2,2%), con il settentrione
nel suo cornplesso che resta
posizionato su un livello com
plessivo di crescita (+6,1%) sen
sibilmente inferiore a quello del
Centro.

In sintesi, mentre nel Nord-est
e nel Centro si a.fferma un model
10 di sviluppo della rete commer
ciale improntato alIa coesistenza
ed alIa complementarita di piece
le e grandi superfici, entrambe
caratterizzate da una forte dina
mica espansiua, nel Nord-ovest e
nel Mezzogiorno sembra preva
lere un ejfetto di sostitu.zione,
assai piii avanzato nel primo
caso e circoscritto solo ad alcu
ni bacini di utenza nel secondo.

In conc!usione, a fronte di una
crescita del valore delle vendite
relativamente contenuta a livello
nazionale, persistono forti etero
geneita territoriali, che mettono in
luce soprattutto le performance
particolarmente positive delle
regioni nord-orientali. D'altra
parte nell'Italia centrale la distri-
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buzione tradizionale sembra aver
risentito meno dei cambiamenti
che il mercato tenta di irnporre, in
virtu di una tradizione commer
ciale fortemente incentrata su
punti vendita di dimensioni gene
ralmente medio-piccole e a con
duzione prevalentemente familia
reo Laforte propensione all'asso
ciazionismo e la permanenza in
nicchie di mereato che la grande
distribuzione rinuncia spesso a

insidiare rappresentano fattori di
successo cbe, pur contribuendo a
ritardare la diffusione delle gran
di superfici, garantiscono una
certa uiuacita dei eonsumi e il
posizionamento delle regioni cen
trali su livelli medi di poco supe
riori a quelli del Nord-ovest. In
quest'ultima area, a fronte di un
tasso di penetrazione della gran
de distribtczione consolidato e su
livelli di poco inferiori a quelli del
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Nord-est, i punti di vendita tradi
zionali presentano prevalente
mente connotati di marginalita.
Infine, it sensibile diva rio tra il
Mezzogiorno ed il resto d'Italia e
dovuto sia all'inadeguatezza del
la struttura cornmerciale, sia al
ristagno della spesa, scarsamen
te rinvigorita dalla vocazione
turistica che caraiterizza gran
parte delle Iocalitd del Sud e del
le Isole.

Figura 1.9 - Indici del valore delle vendite al dettaglio per ripartizione geografica - Grande
distribuzione - (variazioni percentuali rispetto al periodo corrispondente)
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Nord-aves! Nord-est Centro Mezzogiorno Italia

Fonte: Istat, Indagine sul valore delle venditc al dettaglio

Figura 1.10 - Indicidel valore delle vendite al dettaglio per ripartizione geografica - Piccole
superfici - (variazioni percentuali rispetto al periodo corrispondente)
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Fonte: Istat, Indaginc sul valore delle vendite al dettaglio
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Tavola 1.5 - Beni e servizi vendibili per settore di attivita economica: principali indicatori (uariazioni
percentuali sui periodo precedente)

ANN! Valore aggiunto Unita di Costi variabili Prezzi CLUP Mark up Prezzi
a prezzi 1990 lavoro totali unitari degli input dell'output

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Anno 1997 -0,5 -1,3 0,4 -0,2 1,5 -1,6 -1,2
I trim. 4,8 -1,7 -3,9 -0,4 -4,6 2,8 -1,2
II trim. -6,6 -0,4 4,5 -0,3 6,2 -4,0 0,3
III trim. 1,8 1,4 0,0 0,1 0,3 -0,2 0,0
IV trim. 3,0 0,7 -0,7 1,2 -1,9 1,2 0,4

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO

Anno 1997 2,1 -0,6 1,0 0,6 1,4 -0,3 0,6
I trim. -1,0 -0,6 0,7 0,1 2,4 -0,9 -.0,1
II trim. 5,1 0,8 -0,8 0,1 -3,4 1,1 0,3
III trim. 0,6 0,6 1,1 1,2 0,6 -0,4 0,8
IV trim. 0,8 0,6 0,2 0,6 -0,7 0,2 0,4

COSTRUZIONI

Anno 1997 -1,0 0,0 2,5 2,1 3,0 -0,2 2,4
I trim. -1,4 0,3 1,2 0,6 2,0 -1,2 -0,1
II trim. 1,1 0,7 0,5 0,8 -0,1 0,3 0,8
III trim. 0,1 0,4 0,8 0,9 0,7 0,2 1,0
IV trim. -0,7 -0,1 0,7 0,3 1,1 -0,4 0,3

SERVIZI DESTINABILI ALLA VENDITA

Anno 1997 1,7 0,4 2,2 2,0 2,6 -0,8 1,5
I trim. 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 -0,2 0,1
II trim. 1,1 -0,1 0,5 0,5 0,2 0,1 0,7
III trim. 0,8 -0,2 0,2 0,8 -0,9 0,2 0,4
IV trim. -0,1 0,1 0,7 0,7 0,3 -0,4 0,4

Fonte: Istat, Conti economici nazionali

Nel corso dell'anna i principali comparti indu
striali hanna registrato un profilo ciclico assai
simile a quello del PIL, con una flessione congiun
turale nel primo trimestre, seguita da una forte
ripresa nel secondo e da una decelerazione negli
ultimi due trimestri. Un'eccezione e rappresenta
ta dalle industrie chimiche e farmaceutiche, per le
quali l'incremento maggiore si e osservato nel ter
zo trimestre.

Ecresciuto, seppure in misura moderata, il set
tore dei servizi destinabili alla vendita. L'aumento
del valore aggiunto e stato pili marcato per il set
tore dei trasporti e comunicazioni, nell'ambito
del quale si registrano risultati particolarmente
positivi per le comunicazioni e i trasporti maritti
mi ed aerei, mentre torna a mostrare un recupero
anche il settore del commercia. Le principali
branche dei servizi hanna vista incrementi mag
giori nei trimestri centrali dell'anno; nel quarto,
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invece, il settore ha registrato una lieve flessione,
condivisa dai principali comparti, can l'esclusione
di trasporti e comunicazioni.

Manifestano infine una flessione del valare
aggiunto sia il settore dell'agricoltura, silvicoltura e
pesca sia quello delle costruzioni, con un'inversio
ne di tendenza rispetto ai risultati del 1996.

La ripresa produttiva dello scorso anno non si e
accompagnata ad una ripresa dell'occupazione. I
dati medi dell'anno segnalano una dirninuzione
delle unita di lavoro complessive nell'industria,
pili marcata per i dipendenti che per gli indipen
denti. Quasi tutti i settori registrano variazioni
negative e particolarmente forte risulta il calo per
il comparto energetico (-4%). Solamente i settori
dei prodotti in metallo (escluse Ie macchine), dei
minerali ferrosi e non ferrosi e della gamma e
materie plastiche registrano un incremento
dell'occupazione complessiva. La flessione delle
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unita di lavoro e stata determinata essenzialmente,
nell' industria in sensa stretto, da una caduta delle
unita dipendenti (-0,9%), mentre il numero degli
occupati indipendenti e cresciuto della 0,70/0. Una
dinamica opposta hanna manifestato le costruzio
ni, che hanna vista un arresto della flessione occu
pazionale che aveva caratterizzato il settore a par
tire dal 1993. Per quanta riguarda i servizi destina
bili alla vendita, l'incremento complessivo delle
unita di lavoro e stato caratterizzato da una flessio
ne degli indipendenti a vantaggio del lavoro
dipendente, particolarmente marcata nei settori
del commercia, alberghi e pubblici esercizi. Pili
in dettaglio, la crescita occupazionale e stata malta
sostenuta nel settore dei servizi alle imprese
(+40/0), mentre e proseguita la flessione strutturale
degli occupati nei settori delle comunicazioni, del
credito e delle assicurazioni.

La diminuzione degli occupati nell'industria
deriva da un trascinamento negativo superiore
all'l% dall'anno precedente, mentre la dinamica in
corso d'anno evidenzia una significativa ripresa, a
partire dal secondo trimestre. Per quanta riguarda
le costruzioni si e osservata una ripresa congiuntu
rale nei primi tre trimestri dell'anno, seguita da
una leggera flessione nel quarto. I servizi, infine,
dopa un primo trimestre caratterizzato da una
leggera crescita, hanna registrato diminuzioni
dell'occupazione nei trimestri centrali, seguite da
una ripresa nell'ultimo. La dinamica infrannuale
per questa comparto si e attestata comunque
sempre su valori malta contenuti cosicche
l'incremento osservato per i servizi nella media
dell'anna e derivato quasi interamente dal trascina
menta dei risultati del 1996.

I redditi da lavoro dipendente sana aumentati,
per il complesso dell'economia, del 4,7%. La com
ponente degli oneri sociali e cresciuta tuttavia ad un
tasso pili elevato, mentre l'incremento delle retri
buzioni e stato inferiore, pari al 3,4%. Un andamen
to sostanzialmente analogo ha caratterizzato le
variazioni dei redditi e delle retribuzioni per unita
di lavoro. In termini di redditi da lavoro dipenden
te pro capite, l'incremento maggiore si e osservato
nei servizi non destinabili alla vendita, mentre la
dinamica delle retribuzioni pro capite e stata pili
elevata nell'industria (+3,8%) e nei servizi destinabi
li alia vendita (+3,30/0), rispetto a quanta si e osserva
to nel settore dei servizi non vendibili (+2,90/0).

Per quanta riguarda l'andamento dei costi e dei
margini (Tavola 1.5), nel 1997 si e registrato un
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notevole rallentamento del prezzo dell' output al
costa dei fattori, cresciuto, per il complesso dei
beni e servizi vendibili, dell'l,l0/0, riflettendo tutta
via una certa eterogeneita tra i vari comparti. In
tutti i settori considerati i costi unitari variabili
sana cresciuti in maniera superiore ai prezzi
dell' output. La flessione dei margini lordi di ricari
co (mark up), particolarmente marcata per il set
tore agricola, e risultata significativa anche
nell' industria in sensa stretto e nei servizi.

A livello infrannuale, dopa un primo trimestre
di contenimento delle spinte inflazionistiche alla
produzione, si e assistito ad un incremento dei
prezzi dell' output nei trimestri centrali dell'anno,
seguito da un rallentamento nel quarto. I prezzi
degli input intermedi hanna registrato una dina
mica contenuta nei primi due trimestri, seguiti da
un significativo rialzo nel terzo e, in misura meno
significativa, nel quarto trimestre. II CLUP nei set
tori industriali ha registrato un andamento abba
stanza volatile nei primi due trimestri, a causa del
significativo incremento del costa del lavoro per
occupato nel primo e del forte aumento di pro
duttivita nel secondo. Anche l'analogo indicatore
per i servizi destinabili alla vendita si e giovato di
forti recuperi di produttivita registrati nei trime
stri centrali dell'anno. Nel complesso, sia i margi
ni lordi di ricarico sia i costi unitari di produzione
hanna mantenuto un profilo di crescita modera
to, favorendo il contenimento dei prezzi
dell' output.

1.3.2 Gli scambi con l'estero

La bilancia commerciale nel 1997 ha registrato
per il quinto anna consecutivo un saldo attivo, che
risulta tuttavia inferiore a quelio del 1996. Questa
risultato e dovuto principalmente alla forte ripre
sa delle importazioni, in presenza di una dinamica
delle esportazioni comunque vivace (Tavola 1.6). I
saldi per aree geografiche confermano che l'inter
scambio can i paesi extra-Ue fornisce l'apporto
pili consistente al surplus complessivo rispetto a
quello con i paesi Ue (Tavola 1.7).

II valare delle esportazioni di beni, considerato al
netto della stagionalita, e cresciuto nel corso
dell'anno sia nella componente diretta verso i paesi
dell'Ue sia in quelia diretta verso i paesi extra euro
pei. Queste tendenze hanna raggiunto il culrnine nel
corso del terzo trimestre, mentre nell'ultimo si e
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Tavola 1.6 - Flussi dell'interscambio commerciale per macrobranca (miliardi di lire correnti)

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO
NACE/CLIO

1996 1996 19961997 1997 1997

Agr., silv. e pesca 19.275 20.455 10.170 10.430 -9.105 -10.025

Prod. energetici 35.264 37.329 5.740 6.800 -29.524 -30.530

Miner. ferro e non ferro 28.462 32.422 15.482 16.439 -12.980 -15.983

Miner. e non metal!. 5.843 6.094 15.221 15.866 9.378 9.771

Prodotti chimici 45.241 49872 32.088 34.946 -13153 -14.926

Metalmecc. 77.252 84.249 140.041 145.295 62.789 61046

Mezzi di trasporto 35.451 42.974 38747 39.863 3.296 -3.110

Ind. alim., bey. e tab. 24.492 24.831 16.551 16.841 -7.941 -7.990

Tess., cuoio e abb. 23.270 26.992 65.434 67.151 42.164 40.159

Legno, carta, gom. e a!. 26.736 29.237 49.411 52.101 22.675 22.864

Totale 321.286 354.455 388.885 405.732 67.599 51.276

Fonte: Istat, Indagine sui commercio con l'estero

Tavola 1.7 - Flussi commerciali per area geo-economica (miliardi di lire correnti e dati percentuali)

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDO
AREE GEO-ECONOMICHE Valore Var. perc. Compo perc. Valore Var. perc. Compo perc.

1997 97/96 1997 1997 97/96 1997 1997

Paesi sviluppati 303.531 3,9 74,81 272.234 9,6 76,80 31297

Ue 221.472 2,7 54,59 214.897 9,5 60,63 6.575

Efta 16.391 0,6 4,04 15.267 1,2 4,31 1.123

Usa e Canada 35.378 13,4 8,72 20.586 10,9 5,81 14.791

Altri paesi svilup. 30.291 5,0 7,47 21484 16,3 6,06 8.807

Paesi in via di sviluppo 69.995 3,7 17,25 52.558 11,2 14,83 17.437

Paesi ass. Ue 695 -49,8 0,17 175 -39,2 0,05 520

Paesi ACP 4.003 21,9 0,99 3.531 -4,3 1,00 472

Opec 14.467 7,2 3,57 23.139 16,3 6,53 -8.672

Nuovi paesi industr. 30.042 0,4 7,40 12.532 13,8 3,54 17.511

Altri paesi in via di svil. 20.788 7,0 5,12 13.181 6,4 3,72 7.607

Paesi eur centr. e dell'est 25.565 13,0 6,30 20.940 12,8 5,91 4.625

Paesi ad economia pianif. 4.790 -2,6 1,18 7.972 21,7 2,25 -3.182

Altre provo e dest. 1851 4,5 0,46 751 29,8 0,21 1.100

Totale 405.732 4,3 100,00 354.456 10,3 100,00 51.276

Fonte: Istat, Indagine suI commercio con l'estero
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assistito ad un ripiegamento, pill forte nei confronti
dei paesi comunitari. In particolare, hanno segnato
una diminuzione significativa negli ultimi mesi
dell'anno le esportazioni di beni intermedi e di beni
di consumo dirette verso l'area comunitaria.

Per quanta riguarda le importazioni, queste
hanno subito un forte aumento nel corso del
secondo trimestre, in coincidenza sia della ripresa
dell'attivita produttiva sia del forte incremento
nelle vendite di autoveicoli dovuto alla politica di
incentivi pubblici. Pili in dettaglio, le irnportazio
ni di mezzi di trasporto hanno registrato, nei mesi
centrali dell'anno, incrementi tendenziali superio
ri al 40%. Nell'ultimo trimestre si e registrato un
ripiegamento anche per le importazioni, limitato
tuttavia a quelle provenienti dai paesi Ue.

L'incremento in termini di valore delle espor
tazioni e delle importazioni si e associato a varia
zioni positive pari al 4,6% per le quantita esporta
te ed al 10,3% per le importazioni (nel 1996
entrambi gli indici avevano segnato una flessione).
I valori medi unitari hanno invece registrato una
lieve diminuzione per le vendite all'estero (-0,3%)
e una sostanziale stabilita, per il secondo anna
consecutivo, per le importazioni (+0,1 %). Nel cor
so dell'anno le quantita esportate hanno esibito un
andamento sostanzialmente analogo a quello dei
valori, con incrementi pili sostenuti nella parte
centrale dell'anno seguiti da un ripiegamento;
nell'ultimo trimestre le variazioni mensili, al netto
dei fattori stagionali, sono risultate praticamente
nulle. Le quantita importate invece, che pure han
no manifestato un rallentamento nell'ultima parte
del 1997, hanno comunque mantenuto un profilo
di crescita pili regolare.

Dal punto di vista settoriale, per i prodotti
metalmeccanici si registra un attivo di 61.046
miliardi, in leggera flessione rispetto al 1996. Un
forte apporto alle esportazioni di questa settore e
provenuto dalle vendite di macchine agricole e
industriali e di prodotti in metallo. Anche per i
prodotti tessili e dell'abbigliamento, cuoio e calza
ture si e avuta una lieve riduzione del saldo attivo.
Consistente risulta l'attivo della branca degli altri
prodotti dell'industria manifatturiera: tra questi,
un ruolo importante e stato svolto dal settore dei
prodotti in legno, mobili, prodotti in gomma e
plastica; risulta rilevante, inoltre, il saldo positivo
del comparto dei mezzi di trasporto diversi dagli
autoveicoli, che attenua il deficit registrato per
l'intera macrobranca.
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I settori che presentano generalmente saldi
negativi non hanno modificato di molto il loro
disavanzo: il passivo commerciale dei prodotti
energetici, pari a 29.524 miliardi nel 1996, ha subi
to un incremento di 1.005 miliardi nel 1997, in
gran parte a causa dell'aumento degli acquisti di
petrolio greggio e altri prodotti petroliferi; il defi
cit del settore dei minerali ferrosi e non ferrosi e
cresciuto di 3.003 miliardi, quello dei prodotti chi
mici e farmaceutici di 1.772 miliardi e quello dei
prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca di 920
miliardi di lire.

Per quanto riguarda le esportazioni, si riscontra
un quadro alquanto differenziato. Si e registrata,
infatti, una lieve crescita delle vendite verso i paesi
appartenenti all'Ue (+2,7%) ed un pili sostenuto
incremento di quelle dirette verso i paesi extraeu
ropei (+6,4%). Nell'ambito dell'Ue, il restringi
mento dell'attivo commerciale e dovuto ad una pili
marcata crescita delle importazioni rispetto a quel
la registrata dalle esportazioni: il saldo positivo e
migliorato con il Regno Unito, la Grecia e il Porto
gallo, diminuzioni del surplus si sono registrate
con la Francia, la Germania, la Spagna e l'Austria, il
saldo negativo e peggiorato con i Paesi Bassi, il Bel
gio, il Lussemburgo, l'Irlanda e la Svezia.

Le importazioni segnano consistenti aumenti
da tutti i paesi, ad esclusione di quelle provenienti
dalla Grecia. Le esportazioni registrano aumenti
contenuti verso gran parte dei paesi e diminuzio
ni verso l'Irlanda e la Germania, la quale ultima
resta tuttavia il pili importante mercato di sbocco
per le merci italiane dirette verso i paesi Ue (30%);
le importazioni provenienti da questo paese sono
cresciute del 7% e l'incidenza sugli acquisti comu
nitari italiani si e attestata al 29,6%. Gli altri impor
tanti mercati di sbocco delle esportazioni comu
nitarie italiane sono rappresentati della Francia e
dal Regno Unito; nel primo paese esse sono soste
nute dalle vendite di macchine ed apparecchiature
elettriche, parti staccate di autoveicoli, apparecchi
per la lavorazione dei metalli, calzature, tessuti ed
abbigliamento; verso il secondo paese le esporta
zioni hanno interessato maggiormente i settori
delle parti staccate di autoveicoli, delle macchine e
apparecchiature elettriche e, in genere, dei pro
dotti dell'industria meccanica, delle calzature, del
la pelle, del tessile e abbigliamento. Sono aumen
tate anche le vendite verso la Spagna che, per l'Ita
lia, rimane il quarto paese comunitario per le
esportazioni.

41



LA SITUAZIONE DEL PAESE

Le valute di scambio nel commercio estero italiano
con i paesi extra-Ue

Nelle statistiche del commer
cio con l'estero it valore delle
merci negli scambi con i paesi
dell'Unione europea e sempre
indicato in lire nelle esportazio
ni dell'Italia (cessioni), in lire e
in valuta del paese partner nel
Ie importazioni (acquisti). Nelle
transazioni con i paesi extra
Ue il valore delle operazioni e
indicato, invece, nella valuta
convenuta tra gli operatori.
Per questi paesi, pertanto, e
possibile osservare il gradi
mento che la lira incontra nei
mercati esteri.

Nel 1997 il valore delle
esportazioni verso i paesi
extra-Ue ha rappresentato cir
ca it 45% degli scambi dell'Ita
lia con it resto del mondo; per
almeno la meta dell'ammontare
di tali scambi, la lira e stata
usata come moneta di scambio
(Tavola 1.8). La prevalenza
dell'uso della lira si e manife
stata soprattutto negli scambi
con i paesi dell'Europa centrale
e orientale, con gli " Altri pae
si", con i paesi dell'EFTA e con
if Giappone.

Sempre con riferimento aile
esportazioni verso i paesi
extra-Ue, il dollaro Usa, utiliz-

zato per it 38,3% del valore
delle transazioni, ha prevalso
oltre che negli scambi con gli
Stati Uniti, in quelli effettuati
con i paesi a economia pianifi
cata.

II marco tedesco, oltre che
nelle cessioni intracomunitarie,
nel 1997 e stato utilizizato per
un ammontare pari al 5, 7% del
valore delle esportazioni con i
paesi extra-Ue, facendo regi
strare una significativa prefe
renza per gli scambi con i pae
si dell 'Europa centrale ed
orientale. II franco svizzero e
10 yen giapponese, presenti nel
valore delle esportazioni con
quote rispettiuamente pari al
2,2% e all'1,2%, sono stati uti
lizzati soprattutto negli scambi
con i rispettivi paesi, anche se
si PUG notare, al di fuori
dell'area europea, una certa
preferenza per it franco sviz
zero da parte dei paesi OPEC,
cheforse pill degli altri tendono
a diversificare le valute.

Le importazioni dai paesi
extra-Ue hanno rappresentato
nel 1997 circa il 39% del valo
re degli scambi dell'Italia con it
resto del mondo. La lira e stata
accettata in pagamento per un

importo pari al 26, 7% del valo
re complessivo degli acquisti. II
mezzo di pagamento pill usato
nel 1997 estato il dollaro Usa,
che ha coperto il 59,8% del
valore degli scambi; il marco
tedesco it 4,5%, il franco sviz
zero it 3,9%.

Mentre l'uso delfranco sviz
zero si e concentrato sostan
zialmente negli scambi con i
paesi dell'EFTA (area cui
appartiene la Svizzera) e quel
10 dello yen estato limitato agli
scambi con if Giappone, la pre
senza del marco tedesco nelle
importazioni italiane extraco
munitarie e distribuita tra tutte
le aree geografiche considera
te, con una prevalenza negli
scambi con i paesi dell'Europa
centrale e orientale ed if Giap
pone. E da rileuare, inoltre, che
il dollaro Usa ha il minor gradi
mento negli scambi con il Giap
pone, con i paesi del-l'EFTA e
con quelli dell/Europa centrale
ed orientale.

Da notare, infine, che l'uso
delle differenti valute negli
scambi commerciali non muta in
maniera significativa tra if

1993 (prime anna successivo
all'uscita dallo SME) e it 1997.

Confrontando la distribuzione geografica
dell'interscambio si osserva che la quota delle
esportazioni italiane verso l'area dell'Ue e diminui
ta a favore di quella di altri paesi. L'incremento del
le esportazioni verso i paesi extra-Ue e stato carat
terizzato dall'aumento delle vendite verso i paesi
dell'Europa centrale e dell'Est; la quota di merci
italiane Ii dirette e passata dal 5,8% nel 1996 al 6,3%
nel 1997. I settori specialmente coinvolti sono sta-
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ti quelli delle macchine industriali, dei materiali e
forniture elettriche, dei prodotti in metallo e degli
altri prodotti manifatturieri, che hanno contribui
to ad un aumento di 573 miliardi del saldo attivo
nel 1997.

Per quanto riguarda l'area dei paesi sviluppati,
si evidenzia l'incremento delle vendite dei pro
dotti italiani verso il Nord America, dove le
esportazioni sono aumentate del 13,4% rispetto
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Tavola 1.8 - Valute di denominazione degli scambi commerciali per aree geografiche - Anno 1997
(composizione percentuale dei flussi per ciascuna area geografica)

AREE GEOGRAFICHE Lira Dollaro Marco Franco Yen Altre Totale
USA svizzero valute

Esportazioni

Stati Uniti 37,2 61,5 0,6 0,1 0,0 0,6 100,0

Giappone 59,2 11,8 2,4 0,1 25,6 0,8 100,0

Efta 60,4 7,0 6,3 21,3 0,0 5,0 100,0

Europa centrale e orientale 62,9 23,6 11,5 0,1 0,0 1,9 100,0

Opec 45,1 45,6 5,2 1,5 0,2 2,4 100,0

Nuovi paesi industrializzati 43,5 51,4 3,6 0,2 0,1 1,1 100,0

Altri paesi in via di sviluppo 45,4 48,3 3,3 0,3 0,1 2,7 100,0

Paesi ad economia pianificata 21,6 69,7 6,4 0,1 1,1 1,0 100,0

Altri paesi 61,2 22,4 10,3 0,3 0,1 5,7 100,0

Totale 50,1 38,3 5,7 2,2 1,2 2,6 100,0

Importazioni

Stati Uniti 12,6 85,1 0,6 1,0 0,1 0,6 100,0

Giappone 33,4 8,8 8,9 0,8 46,4 1,6 100,0

Efta 35,7 23,7 4,0 32,4 0,0 4,1 100,0

Europa centrale e orientale 50,4 37,6 10,1 0,1 0,0 1,8 100,0

Opec 10,0 88,1 1,3 0,0 0,0 0,5 100,0

Nuovi paesi industrializzati 22,0 73,1 2,6 0,2 0,5 1,6 100,0

Altri paesi in via di sviluppo 26,6 67,5 1,9 0,1 0,1 3,8 100,0

Paesi ad economia pianificata 10,6 85,4 1,8 0,2 1,0 1,0 100,0

Altri paesi 33,0 51,3 8,3 0,7 0,1 6,6 100,0

Totale 26,7 59,8 4,5 3,9 2,5 2,6 100,0

Fonte: Istat, Indagine sui commercia can l'estero

al 10,9% delle importazioni, portando il saldo
positivo da 12.633 miliardi di lire nel 1996 a
14.791 nel 1997. La quota di esportazioni verso il
Nord America rappresenta 1'8,7% del complesso
delle vendite all' estero del nostro paese, mentre
quella delle importazioni dalla stessa area e del
5,8%. Il saldo attivo italiano con il Giappone, che
assorbe circa il 2,6% del val ore dei prodotti italia
ni esportati, diminuisce da 2.478 miliardi nel 1996
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a 848 nel 1997. Il contenuto incremento delle
esportazioni (+5,04%) verso gli altri paesi svilup
pati, rispetto alle importazioni (+16,3%), ha
determinato la riduzione di 12.464 miliardi del
saldo attivo.

Nonostante il maggiore aumento delle impor
tazioni, rimangono buoni i risultati ottenuti con i
quattro paesi dell'Associazione europea di libero
scambio (EFTA), verso i quali l'Italia, dal 1996,
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II contributo delle regioni alle esportazioni nazionali
ne11996-97

44

L'andamento delle esporta
zioni italiane, distinte secondo la
regione di provenienza, PUG
essere considerato un indicatore
sia del grado di omogeneitd ter
ritoriale delle dinamiche congiun
turali sia del diverso posiziona
mento (strutturale e dinamico)
delle imprese esportatrici nelle
differenti zone geografiche.
L'importan.za di queste informa
zioni appare attualmente rile
uante, anche alia luce del dibatti
to sugli squilibri territoriali che
caratterizzano il nostro sistema
produttivo e sulle diverse "uelo
etta" di integrazione delle regio
ni italiane nel mercato europeo 0

globale.
Tra il 1996 e il 1997 le dina

miche delle esportazioni hanno
mostrato una significativa arti
colazione territoria le (Tavola
1.9). II Mezzogiorno, dopo la
stasi del 1996, manifestatasi
soprattutto per effetto del calo
delle esportazioni pugliesi ed
abruzzesi, ha mostrato nel 1997
una vivace crescita delle vendite
all'estero (+9,6%), con un tasso
di variazione doppio di quello
medio nazionale. Di conseguen
za, la quota di export attribuibi
le aile regioni meridionali e pas
sata dal 9,1% del 1996 al 9,6%
del 1997. Questo aumento e
derivato soprattutto dalla ere
scita registrata in Sicilia e Sarde
gna (+19,8% nel complesso),
trainata dalle vendite di prodotti
petroliferi e di prodotti chimici
verso i paesi dell'Europa centra
le ed orientale, dell 'America del
Sud e asiatici. Tra le altre regio
ni meridionali, cresciute ad un
tasso complessivo del 6,6%,
quelle piu dinamiche risultano
essere, nell'ordine, Molise,
Abruzzo, Campania e Puglia. In

questo caso, la crescita maggio
re si e avuta per le cessioni di
macchine agricole ed industriali,
mezzi di trasporto, prodotti del
le industrie alimentari, minerali
ferrosi e non ferrosi, prodotti in
cuoio e calzature, legno e mobili
in legno. La crescita riguarda
soprattutto l'export verso l'area
europea e, in misura minore,
l'America del nord ed i paesi
asiatici. Si riscontra, invece, un
andamento negativo per le
esportazioni della Calabria e
della Basilicata, in particolare
modo di quelle dirette verso
l'area dei paesi europei e
dell 'America.

Dopo le regioni rneridionali, la
ripartizione che ha visto il mag
giore incremento delle esporta
zioni e quella del Centro
(+6,5%). In particolare, il Lazio
ha aumentato significativamente
le proprie vendite nel 1997
rispetto al 1996 (+10,2%),
soprattutto con i paesi dell'Ue,
con gli altri paesi europei e con i
paesi asiatici; le Marche hanno
intensificato le proprie cessioni
verso l'area nordamericana e
verso gli altri paesi europei
esterni all 'area comunitaria.
Anche la Toscana ha incrementa
to lexport ad un tasso superio
re a quello nazionale (+4,5%), in
particolare verso i paesi
dell'Europa centrale ed orienta
le, i paesi del vicino e medio
oriente e gli USA. I settori che
hanno maggiormente contribuito
alle vendite sono stati, per il
Lazio, quelli dei prodotti cbimici,
del materiale e forniture elettri
cbe, dei prodotti delle industrie
alimentari e bevande e degli altri
prodotti delle industrie manifat
turiere; per le Marcbe, le macchi
ne agricole e industriali e il mate-

riale e forniture elettriche; per la
Toscana quelli del tessile ed
abbigliamento, delle macchine
agricole ed industriali, dei mine
rali e prodotti non metallici e
degli altri mezzi di trasporto.

Seppure con minore evidenza,
il 1997 ha confermato la soliditd
delle posizioni acquisite sui mer
cati internazionali dalle regioni
appartenenti all'area nord-orien
tale. In particolare spicca il
risultato dell 'Emilia-Romagna,
principalmente per la perfor
mance realizzata nei paesi asia
tici in via di suiluppo, in Nord
America e negli altri paesi indu
striali, e del Friuli- Venezia Giulia
(+ 5,2%). II Veneto, seppure
caratterizzato da una crescita
dellexport (+3,8%) inferiore sia
a quella media nazionale, sia a
quella del Nord-est, conferma
per il secondo anno la quota pii;
eleuata, dopo la Lombardia, di
valore delle esportazioni nazio
nali. II successo di queste regio
ni e dato dalla loro specializza
zione in settori caratteristici di
prodotti tipici italiani: la mecca
nica, il tessile ed abbigliameruo,
gli alimentari, illegno e i mohili in
legno. La dinamicitd delle vendite
di queste regioni edovuta anche
alia loro capacitd di orientamen
to delle esportazioni verso i
mercati meno statici. Le esporta
zioni del Veneto, nonostante il
relativo rallentamento delle ven
dite nei paesi dell'Unione euro
pea, registrano una huona ere
scita in quasi tutte le altre aree
geografiche. In particolare,
nell 'America del Nord, nei paesi
dell 'Africa settentrionale e nei
paesi del uicino e medio oriente.

Negli ultimi tre anni sono ere
sciute a tassi inferiori alia media
nazionale le esportazioni delle
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regioni nord-occidentali (Lorn
bardia, Piemonte, Valle d'Aosta e
Liguria), la cui quota rispetto al
totale nazionale e dirninuita dal
45,7% del 1995 al 43,8% del
1997. Tuttavia, la Lombardia
rappresenta, da sola, ancora
quasi un terzo dell'intero export

italiano e, insieme a Piemonte,
Veneto ed Emilia-Romagna, rag
giunge circa it 70% delle uendite
complessive.Secondo il profilo
merceologico, la specializzazio-

ne del Piemonte riguarda le ven
dite delle macchine agricole ed
industriali, degli autoveicoli e
relativi motori, dei prodotti tes
sili ed abbigliamento, del cuoio e
calzature, dei prodotti in gomma
e plastica e degli articoli di car
ta e stampa. I mercati piu dina
mici risultano essere quelli euro
peo, americano e dell'estremo
oriente.

£; da rileuare, infine, che it
maggior contributo per Zexport
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lombardo e venuto dai prodotti
metalmeccanici (macchine agri
cole e industriali, materiale efor
niture elettriche e prodotti in
metallo), dai prodotti tessili e
dell'abbigliamento e dai prodotti
in gomma e plastica, mentre
sono diminuite le vendite dei
mezzi di trasporto, L'aurnento
delle esportazioni ha interessato
i particolare i paesi dell'Europa
centrale e orientale e quelli
dell 'America latina.

Tavola 1.9 - Esportazioni per regione - Anni 1996 e 1997 (miliardi di lire correnti)

1996 1997 VAR1AZ.0/0
RIPARTIZIONI E REGIONI Valori Comp.% Valori Comp.% 1997/96

NORD-CENTRO 353.014 90,78 366.327 90,29 3,8
Nord-occidentale 174.042 44,75 777. 732 43,81 2,1
Piemonte 51.199 13,17 51.781 12,76 1,1
Valle d'Aosta 563 0,14 466 0,11 -17,2
Lombardia 116.100 29,85 119.038 29,34 2,5
Liguria 6.179 1,59 6.447 1,59 4,3
Nord-orientale 117.566 30,23 123.172 30,36 4,8
Trentino-Alto Adige 6.673 1,72 6.879 1,70 3,1
Veneto 54.156 13,93 56.190 13,85 3,8
Friuli-Venezia Giulia 12.725 3,27 13.381 3,30 5,2
Emilia-Romagna 44.012 11,32 46.721 11,52 6,2
Centrale 67407 75,79 65423 16,12 6,5
Toscana 32.397 8,33 33.847 8,34 4,5
Umbria 3.488 0,90 3.586 0,88 2,8
Marche 11.367 2,92 12.387 3,05 9,0
Lazio 14.155 3,64 15.604 3,85 10,2

MEZZOGIORNO 35.490 9,13 38.910 9,59 9,6
Merdionale 27.278 7,07 29.073 7,17 6,6
Abruzzo 6.799 1,75 7.550 1,86 11,0
Molise 812 0,21 944 0,23 16,2
Campania 9794 2,52 10.462 2,58 6,8
Puglia 8.594 2,21 8.968 2,21 4,4
Basilicata 840 0,22 748 0,18 -10,9
Calabria 439 0,11 401 0,10 -8,6
Insulare 8.212 2,11 9.837 2,42 19,8
Sicilia 5.531 1,42 6.528 1,61 18,0
Sardegna 2.681 0,69 3.309 0,82 23,4
Province div. e non specif. 381 0,10 495 0,72 29,7

ITALIA 388.885 100,00 405.732 100,00 4,3

Fonte: Istat, Indagine sui commercia con l'estero
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detiene un saldo attivo, destinando ad essi circa il
4,0% del flusso di esportazioni, di cui il 3,4% verso
la Svizzera.

Considerando l'area geo-economica dei paesi in
via di sviluppo, in buona ripresa risultano le espor
tazioni dirette verso i paesi dell'Africa, dei Caraibi
e del Pacifico (ACP), verso i quali il saldo da negati
vo nel 1996 e diventato positivo nel 1997, mentre
gli acquisti dai paesi OPEC (Organizzazione dei
paesi esportatori di petrolio) tendono ad aumenta
re, con conseguente peggioramento del saldo
commerciale (- 8.672 miliardi nel 1997). Con gli
altri paesi in via di sviluppo, che hanno assorbito il
5% delle esportazioni del nostro paese, si riscontra
un miglioramento del saldo, essendo aumentate le
vendite soprattutto dei prodotti metalmeccanici e
degli altri prodotti manifatturieri.

Con i nuovi paesi industrializzati, che assorbo
no circa il 7,4% delle nostre esportazioni e incido
no per circa il 3,5% sulle nostre importazioni,
l'attivo commerciale ha registrato una leggera fles
sione. Tale riduzione viene in parte attribuita alla
crisi economica e finanziaria che, a partire dal
mese di luglio 1997, ha investito i paesi dell'estre
mo oriente asiatico e che ha iniziato a influire sui
flussi commerciali alla fine dell'anno. L'effetto
congiunto della contrazione della domanda inter
na e del forte deprezzamento delle valute locali
nelle economie coinvolte nella crisi tende, infatti,
a ridurre i flussi di beni diretti verso la regione
asiatica (cfr, il box La crisi asiatica). Riduzioni
delle esportazioni italiane in quest'area si registra
no per le industrie metallurgiche, per il settore
delle calzature, pelli, cuoio e per quello dei pro
dotti meccanici di precisione.

Infine si rileva un peggioramento della situazio
ne con i paesi ad economia pianificata; l'incre
mento delle importazioni, superiore a quello delle
esportazioni, ha portato ad un aumento di 1.549
miliardi di lire (da 1.633 a 3.182 miliardi) del deficit
commerciale nei loro confronti, soprattutto ver
so la Cina, con la quale l'Italia registra un disavanzo
di 3.210 miliardi.

1.4. II mercato de11avoro

La graduale ripresa dell'attivita produttiva nel
corso del 1997 non ha avuto ripercussioni di rilie
vo sul mercato dellavoro: nella media dell'anno il
numero degli occupati rilevato attraverso l'indagi-
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ne trimestrale sulle forze di lavoro (pari a
20.087.000 unita) e rimasto infatti sostanzialmente
stabile rispetto al 1996. Anche la dinamica
dell'occupazione in corso d'anno ha mostrato un
profilo pressoche piatto, come risultato pero di
inversioni di tendenza a livello territoriale e setto
riale. Nei primi due trimestri i risultati migliori si
sono registrati nel Mezzogiorno (+0,3% sia a gen
naio sia ad aprile 1997 rispetto agli stessi mesi
dell'anno precedente), a fronte di una tenuta nel
Nord e di qualche segnale di ripiegamento al Cen
tro (-1,0% a gennaio 1997).

Lo scenario e completamente mutato a partire
dal secondo semestre, quando si sono registrati un
deciso progresso tendenziale dell'occupazione
nel Settentrione (+0,1% a luglio e +0,4% a ottobre
1997) e, al contrario, una significativa flessione nel
Mezzogiorno (-0,2% a luglio e -0,9% a ottobre), il
risultato di tali andamenti ha, da un lato, vanificato
i progressi della prima parte dell'anno nel Mezzo
giorno, dall'altro, ha ampliato i gia profondi divari
esistenti tra le diverse aree del paese.

La stabilita complessiva dell'occupazione e la
sintesi di un andamento diversificato dei singoli
settori: al calo di addetti registrato in agricoltura
(-2,2%) e nell' industria (-0,4%) rispetto al 1996, ha
fatto riscontro un moderato incremento nei servi
zi (+0,5%).

In agricoltura la flessione, risultata nel comples
so meno accentuata rispetto agli anni precedenti,
ha penalizzato ancora fortemente il Mezzogiorno
(-3%), i dipendenti (-4%) e la componente femmi
nile della manodopera (-4,1%). II declino occupa
zionale degli ultimi quattro anni, quantificabile nel
complesso in circa 300.000 addetti (il 17,9%
rispetto al 1993), ha colpito in misura maggiore i
lavoratori pili anziani (-24,9% per la classe di eta 55
e oltre), in genere lavoratori autonomi che hanno
abbandonato l'attivita per raggiunti limiti-di eta.
Anche i lavoratori delle altre classi di eta hanno
tuttavia subito riduzioni consistenti, tanto che
l'incidenza della manodopera con almeno 55 anni
si commisura nel settore ancora al 24,7%, contro
una media dell'intera economia pari al 10,8%.

II risultato negativo in media d'anno dell'indu
stria e da attribuire soprattutto all'andamento
insoddisfacente dei primi due trimestri, mentre
nei mesi successivi si e registrato un recupero che
si e poi andato progressivamente consolidando.
Nel dato annuo la flessione ha interessato il Nord
(-0,5%) e, in misura maggiore, il Centro (-0,7%),
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mentre nel Mezzogiorno si e registrata una sostan
ziale stabilita rispetto al 1996; gli occupati indipen
denti hanno subito una contrazione pili accentua
ta rispetto ai dipendenti ed e continuato il calo
dell'occupazione maschile (-0,8%), parzialmente
bilanciato dalla componente femminile (+0,8%).
Come detto, il profilo trimestrale permette di
cogliere la netta inversione di tendenza registrata
nella seconda parte dell'anno: nell'industria mani
fatturiera la forte accelerazione della produzione e
il continuo rialzo di fatturato e ordinativi hanno
infatti dato solidita alla ripresa, consentendo nel
corso del terzo e del quarto trimestre del 1997 di
raggiungere ritmi di crescita dell'occupazione non
pili toccati dalla fine degli anni ottanta, estesi sia ai
lavoratori dipendenti (rispettivamente +0,8% e
1,2% rispetto allo stesso periodo del 1996), sia agli
indipendenti (+0,6% a luglio e +2% a ottobre).

11 quadro favorevole viene confermato dagli
indicatori delle grandi imprese del settore indu
striale e, pili in generale, dai dati INPS sulle ore
concesse di integrazione salariale. I primi eviden
ziano nel corso del 1997 una graduale riduzione
del ritmo di espulsione della manodopera (al lor
do CIG), un aumento del numero delle ore lavora
te e una elevata incidenza del ricorso allo straordi
nario; i secondi mostrano una forte riduzione
nell'utilizzo della eIG, pili che dimezzato nel cor
so del 1997 e ormai prossimo ai minimi storici. In
prospettiva, pertanto, il proseguimento della fase
di crescita dell'attivita produttiva potrebbe tra
dursi in un ulteriore incremento dell'occupazio
ne, tenuto conto anche delle tendenze degli inve
stimenti e del costa del lavoro. I segnali che arri
vane dalle imprese riguardo al grade di utilizzo
degli impianti, insieme al calo dei tassi d'interesse
e alla vivacita della domanda interna, dovrebbero
costituire un forte stimolo per un rilancio degli
investimenti, dopo l'insoddisfacente performan
ce dell'ultimo biennio.

SuI fronte del costa del lavoro, inoltre, vanno
segnalati gli sforzi compiuti nel corso del 1997 in
alcune aree del Paese particolarmente depresse,
che hanno consentito di ottenere ribassi fino al
25-30%, grazie ad un mix di strumenti che vanno
dai contratti di formazione e lavoro a quelli di inse
rimento per specifiche categorie di disoccupati
(in particolare quelli di lunga durata).

Nel comparto delle costruzioni la flessione del
1997 (-0,4% rispetto al 1996) e risultata meno
accentuata rispetto a quelle degli anni precedenti.
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A livello ripartizionale la contrazione ha penaliz
zato unicamente l'occupazione indipendente (
1,1%) e ha interessato il Nord e il Mezzogiorno
(-0,8% e -0,6% rispettivarnente), mentre al Centro
si e avuta una variazione positiva (+1,3%). 11 profilo
trimestrale evidenzia, pero, che al forte declino di
inizio anna ha fatto seguito un buon recupero a
partire dal secondo trimestre, che ha riguardato
essenzialmente l'area del lavoro dipendente.
D'altra parte, i recenti provvedimenti in materia
di sconti fiscali alle ristrutturazioni edilizie potreb
bero avere riflessi favorevoli sull'occupazione del
settore, non ancora emersi dalle risultanze pili
recenti dell'indagine sulle forze di lavoro.

11 terziario e l'unico settore che nel1997 ha svol
to un ruolo di sostegno dell'occupazione comples
siva, analogamente a quanto avvenuto nei due anni
precedenti; l'evoluzione in corso d'anno, tuttavia,
evidenzia un forte rallentamento a partire dal
secondo semestre del 1997 (-0,1% a luglio e -0,6% a
ottobre rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno
precedente). L'andamento dei diversi comparti
non e stato uniforme: la maggiore espansione si e
registrata nel settore dei servizi alle imprese
(+7,8% in media annua), con ritmi di crescita dop
pi nel settentrione rispetto al Mezzogiorno, e in
quello degli alberghi e pubblici esercizi (+2%).
Flessioni significative si sono verificate, invece,
nell'intermediazione finanziaria e nel commercio
(-1,8% rispetto al 1996), comparti interessati da
profondi processi di ristrutturazione. In quest'ulti
mo settore, in particolare, e proseguito il calo ten
denziale dei lavoratori autonomi a seguito del pro
cesso di ricomposizione dell'offerta distributiva a
favore della grande distribuzione. Differenziata, di
conseguenza, e risultata l'evoluzione dell'occupa
zione dipendente nel terziario, aumentata dell' 1%
in media d'anno, rispetto a quella indipendente,
calata dello 0,9% rispetto al 1996.

Eproseguita nel 1997 la crescita dell'incidenza
delle forme di lavoro flessibili, quali il lavoro a
tempo parziale e illavoro temporaneo. La prima
tipologia rappresenta il 6,9% dell'occupazione
dipendente nel dato nazionale (il 6,4% nel 1996 e
il 5,2% nel 1993). 11 progresso ha interessato
soprattutto la componente femminile, per la
quale l'incidenza ha raggiunto il13,1% (dal 10,4%
del 1993) e, dal punto di vista settoriale, i servizi.
11 lavoro temporaneo, il cui peso si colloca
ormai al di sopra dell'8% (era pari al 7,4% nel
1996 e al 6,2% nel 1993), ha manifestato un
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discreto sviluppo su tutto il territorio nazionale
ed in particolare nel Mezzogiorno, all'interno
dell' industria (dall'll ,6% al 13,3%) e dei servizi
(dal 7,7% all'8,6%). La diffusione di tali forme di
lavoro flessibili, dovuta in parte alla graduale
deregolamentazione del mercato del lavoro in
atto ormai da alcuni anni, dovrebbe ricevere un
ulteriore rafforzamento dai provvedimenti col
legati al cosiddetto "pacchetto Treu" e dall'avvio
dei primi contratti d'area e patti territoriali.
Anche il lavoro interinale, quando diventera pie
namente operativo, potrebbe rappresentare un
nuovo sbocco (soprattutto per diplomati e lau
reati) e favorire l'inserimento professionale
dell'offerta di lavoro femminile. Tali sviluppi,
oltre che concorrere a migliorare la reattivita
dell'occupazione all'andamento ciclico dell'atti
vita produttiva, consentiranno di rendere pili
flessibile il processo di selezione della manodo
pera da parte delle imprese. D'altra parte e
necessario ricordare che una fetta consistente di
lavoro temporaneo e ancora concentrata in
occupazioni stagionali nel settore agricolo e in
quello industriale, tanto e vero che la maggiore
incidenza del lavoro temporaneo si riscontra
nell'area . meridionale. Nel complesso, inoltre, i
livelli raggiunti restano ancora molto lontani da
quelli dei nostri partner europei, senza incidere
significativamente sulle prospettive occupazio
nali della componente femminile e delle classi
giovanili (cfr.nel Capitolo 5 il paragrafo: Flessibi
lita del lavoro nelle imprese e contrattazione
aziendale).

La dinamica dell'occupazione, se valutata in
rapporto a quella della popolazione in eta lavorati
va, evidenzia un tasso di utilizzazione dell'offerta
potenziale sostanzialmente stabile nell'aggregato:
il tasso di occupazione, infatti, e risultato pari al
41,7% ne11997, rispetto aI41,8% nel1996. Gli ampi
divari territoriali sono rimasti pressoche inalterati
(47,2% il tasso di occupazione nelle regioni setten
trionali, a fronte del 33,9% in quelle meridionali),
mentre e proseguita la riduzione dei differenziali
di genere, a seguito di un lieve incremento per la
componente femminile (dal 28,9% al 29,0%) e di
un ulteriore calo per la componente maschile (dal
55,7% al 55,4%). 11 calo del tasso maschile ha pena
lizzato in particolare modo le classi d'eta 25-34
anni e, soprattutto, 55-64 anni; nel caso invece del
la componente femminile, l'espansione occupa
zionale ha premiato le classi 35-54 e 55-64 anni.
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Nel 1997 l'offerta di lavoro ha registrato un lieve
aumento rispetto all'anno precedente (+0,2%,
pari a 40.000 unita), da attribuire esclusivamente
alla dinamica delle regioni meridionali (+0,6%). 11
tasso di attivita e rimasto stabile al 47,6%, confer
mando la tendenza strutturale alla crescita
dell'offerta femminile (34,8% rispetto al 34,6% del
1996), a scapito di quella maschile (61,3% rispetto
al 61,5% dell'anno precedente), E proseguita
peraltro la flessione dei tassi di attivita giovanili,
per il graduale incremento della partecipazione
scolastica, e di quelli relativi alle classi di eta pili
avanzate (popolazione con almeno 55 anni),

11 contenuto incremento dell'offerta di lavoro, a
fronte di un'occupazione stazionaria, si e tradotto
interamente in un aumento delle persone in cerca
di occupazione, passate dalle 2.763.000 unita del
1996 alle 2.804.000 unita del 1997 (+1,5%). Tale
aumento e dovuto quasi in eguale misura ai disoccu
pati in senso stretto (+2%) e alle persone in cerca di
prima occupazione (+1,7%) ed e limitato alle regio
ni meridionali. Eda sottolineare, in contrasto con il
dato nazionale, la diminuzione dei giovani alla ricer
ca del primo lavoro nel Centro-nord, correlata alla
riduzione dei tassi di attivita giovanili e determinata
dall'innalzamento dei tassi di scolarizzazione. La
principale componente di questa crescita e risulta
ta quella di coloro che si trovano in tale condizione
da almeno 12 mesi, mentre si sono ridotti i disoc
cupati di breve periodo (con periodo di ricerca
inferiore a 6 mesi). Tale fenomeno mette in eviden
za le crescenti difficolta nel trovare lavoro delle
persone che rimangono a lungo disoccupate.

A seguito degli andamenti della domanda e
dell'offerta di lavoro, il tasso di disoccupazione a
livello nazionale si e portato nel 1997 al 12,3% (era
al 12,1% nel 1996). L'incidenza delle persone in
cerca di occupazione sull'offerta totale di lavoro,
tuttavia, e rimasta praticamente invariata al Cen
tro-nord, mentre si e ulteriormente incrementata
nel Mezzogiorno, toccando quota 22,2% (21,7%
l'anno precedente). L'aumento del tasso di disoc
cupazione in tale area ha interessato entrambi i
sessi, passando al 17,9% nel caso dei maschi e al
31% nel caso delle femmine. 11 medesimo anda
mento si riscontra anche con riferimento alla
struttura per classi di eta, che al Centro-nord ha
visto progredire in particolare la componente
giovanile, mentre al Sud si registra un peggiora
mento diffuso per tutte le persone in cerca di
occupazione.
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Le tendenze nella seconda parte dell'anno han
no avuto l'effetto di allargare ulteriormente i diva
ri territoriali: mentre nel Nord tende a ridursi il
numero dei disoccupati in senso stretto, e negli
ultimi due trimestri si registrano progressi anche
sul fronte dei disoccupati di lunga durata, l'oppo
sto sta avvenendo nel Mezzogiomo. II quadro
complessivo che emerge denota, dunque, una
situazione di ampliamento degli squilibri, con un
eccesso di domanda di lavoro in molte aree del
Nord (i tassi di disoccupazione di alcune provin
cie non superano il 3%) e un eccesso di offerta di
lavoro nell'area meridionale.

1.5 II processo di disinflazione

Nel corso del 1997 sono proseguite le tenden
ze, gia evidenti l'anno precedente, verso il riassor
bimento delle pressioni inflazionistiche. L'indica
tore maggiormente utilizzato per misurare le
variazioni dei prezzi, l'indice dei prezzi al consu
mo per le famiglie di operai e di impiegati, e ere

,sciuto solamente dell'I,7% rispetto al 1996, men
tre l'indice riferito all'intera collettivita nazionale,
che comprende un paniere di prodotti pili ampio
del precedente, ha registrato una crescita del 2%.
L'indice armonizzato, adatto per comparare le
dinamiche dei prezzi tra i vari paesi dell'Ue, e ere
sciuto nel 1997 ad un ritmo solo leggermente infe
riore (+ 1,9%).

Durante l'anno l'indice per l'intera collettivita
nazionale e passato da una variazione tendenziale
del 2,7% a gennaio ad una dell'I,9% a dicembre. II
processo di disinflazione e stato pili marcato nel
primo semestre, quando l'incremento medio
mensile dei prezzi si e attestato intorno allo 0,1%
al netto dei fattori stagionali, mentre nel secondo
si e portato intorno allo 0,2%, risentendo, soprat
tutto negli ultimi tre mesi, della ripresa dei prezzi
dei beni, in particolare di quelli dei prodotti ali
mentari. Questi ultimi, infatti, sono tornati a regi
strare una variazione tendenziale positiva nel
mese di novembre, dopo numerosi mesi di defla
zione. I servizi, dal canto loro, hanno mantenuto
un profilo inflazionistico abbastanza regolare per
l'intero anno, con incrementi mensili nell'ordine
dello 0,3% (Figura 1.11).

Le dinamiche precedenti hanno determinato
un trascinamento al 1998 pari allo 0,8% per il
complesso dei beni e servizi; a titolo di paragone
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si ricorda che l'anno scorso l'effetto di trascina
mento derivante dal 1996 era stato pari allo 0,9%.
Questi valori sono quindi compatibili con un
profilo inflazionistico ancora moderato nel cor
so dell'anno corrente, anche se occorre sottoli
neare come i beni alimentari, che hanno contri
buito in maniera notevole alla diminuzione
dell'inflazione negli ultimi due anni, abbiano
ripreso un certo slancio nell'ultimo trimestre del
1997, con una crescita dello 0,4% rispetto ai tre
mesi precedenti.

La rimodulazione delle aliquote IVA avvenuta
10 scorso ottobre non ha avuto effetti immediati
sui prezzi finali. II dato pili significativo e indub
biamente quello del capitolo relativo all'abbiglia
mento: tutti i prodotti compresi in questo capi
tolo hanno infatti visto crescere l'aliquota IVA dal
16 al 20%, rna l'incremento dei prezzi registrato
ad ottobre e stato solamente dello 0,7%, inferio
re all'analogo incremento dell'ottobre 1996. Nel
caso specifico, il mancato trasferimento sui
prezzi finali del rilevante incremento dell'IVA
puo essere stato determinato, specie nella gran
de distribuzione, dalla scelta di posporre gli
aumenti in coincidenza con la nuova stagione.
Pertanto, la traslazione complessiva dell'effetto
della manovra sull'IVA potrebbe avvenire in un
periodo pili lungo di quello registrato in analoghe
situazioni passate; questo, unitamente al fatto che
la manovra e stata effettuata a fine anno, incidera
probabilmente sull'incremento medio dei prez
zi del 1998.

Nella Tavola 1.10 si puo osservare il contributo
inflazionistico di alcuni gruppi di prodotti. Per
tutte le voci, ad eccezione dei beni a prezzo con
trollato (tra i quali sono comprese le tariffe), si e
registrata una flessione rispetto al 1996. Spicca in
particolare il gruppo dei beni alimentari e dei
beni durevoli, che hanno dato un contributo nullo
all' incremento annuo dei prezzi. Anche i rima
nenti beni (tra i quali sono compresi quelli energe
tici) hanno visto quasi dimezzare il loro contribu
to inflazionistico, mentre meno pronunciato e
stato il calo osservato per i prezzi dei servizi. Un
elemento di differenziazione e dato dall'incre
mento dell'incidenza inflazionistica delle tariffe e
dei beni soggetti a controllo dei prezzi, che aveva
no contribuito significativamente alla discesa
dell'inflazione nel 1996. In termini relativi, i prezzi
controllati hanno spiegato circa il 20% del tasso di
inflazione dello scorso anno.
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Figura 1.11 - Prezzi al consumo per l'intera collettivita nazionale per gruppi di prodotti (variazioni
percentuali sui periodo corrispondente)
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Fonte: Istat, Indagine sui prezzi al consumo

Tavola 1.10 - Contributo delle diverse tipologie di prodotto alIa variazione media dell'indice dei prez
zi al consumo per famiglie di operai e impiegati (a) (dati percentuali)

TIPOLOGIE DI PRODOTIO Peso 1996 1997

Prezzi liberi
Beni 59,1 2,4 0,6

di cui: alimentari 19,7 0,9 0,0
di cui: durevoli 13,2 0,5 0,0
di cui: altri beni 26,2 1,1 0,6

Servizi 26,8 1,2 0,8

Prezzi controllati
Beni e servizi a prezzo controllato 14,1 0,2 0,4

Indice generale 100,0 3,9 1,7

Fonte: Istat, Indagine sui prezzi al consumo
(a) La variazione dell'indice generale puo differire dalla somma delle componenti a causa degli arrotondamcnti

Nel corso della prima meta del 1997 sono pro
seguite le tendenze all'aumento della dispersione
dei prezzi emerse nell'anno precedente, con un
forte incremento della percentuale di prodotti
che hanno evidenziato diminuzioni in termini ten
denziali. Cia ha consentito una significativa modi
ficazione della struttura dei prezzi relativi, senza
creare tuttavia pressioni inflazionistiche.

A questo proposito, e possibile scomporre la
variazione tendenziale dell'indice generale deri
vante da quattro differenti gruppi di prodotti, rag-

gruppati secondo la loro dinamica inflazionistica. I
gruppi di prodotti individuati sono i seguenti:
quelli che presentano una diminuzione di prezzo,
quelli che presentano aumenti inferiori a quello
medio, quelli il cui prezzo cresce in un intervallo
compreso tra una e due volte l'aumento medio e,
infine, i prodotti che vedono aumentare il pro
prio prezzo in misura pili che doppia rispetto
all'indice generale.

11 segmento dei prodotti i cui prezzi hanno
registrato diminuzioni tendenziali, che a gennaio
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contribuiva per -0,4 punti percentuali al tasso di
inflazione, ha raggiunto i -0,7 punti nel mese di giu
gno (Figura 1.12); i prodotti con variazioni tenden
ziali dei prezzi comprese tra 0 e 2 volte la variazio
ne media sono passati, nello stesso periodo, da un
contributo di 1,7 punti percentuali a uno di 0,7
punti. Nello stesso periodo l'incidenza inflazioni
stica dei prodotti con dinamiche tendenziali pili
che doppie rispetto al tasso medio di inflazione
rimaneva sostanzialmente costante e pari a circa
1,4 punti percentuali. Queste tendenze hanno
subito un'inversione a partire dal mese di luglio,
quando, nel quadro di un riavvicinamento delle
dinamiche dei prezzi dei diversi prodotti, sono
diminuiti sia i contributi inflazionistici dei prodotti
con incrementi dei prezzi pili elevati, sia quelli
disinflazionistici dei prodotti con variazioni ten
denziali negative.

La valutazione degli andamenti dei prezzi al con
sumo per ripartizione geografica (Tavola 1.11) met
te in evidenza il persistere di differenziazioni anco
ra significative tra le regioni centro-settentrionali e
quelle del Mezzogiomo. Nel 1997, il contributo
inflazionistico nullo dei beni alimentari e risultato
dalla sintesi di una flessione dei prezzi nel Centro
nord, particolarmente marcata nel Nord-est, e di
un moderato incremento nel Mezzogiomo; anche
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per il capitolo trasporti sono state soprattutto Ie
regioni settentrionali a sperimentare il maggiore
rallentamento dell'inflazione. Una tendenza oppo
sta si e registrata per il capitolo abitazione, che nel
Centro-nord ha manifestato variazioni medie com
prese tra il 4,2% e il 5,9%, mentre nel Mezzogiomo
ha registrato un incremento significativamente
inferiore a quello medio nazionale.

Il dato complessivamente positivo registrato
sul fronte dell'inflazione al consumo, COS! come le
tensioni osservate verso la fine dello scorso anno,
trovano una spiegazione nell'evoluzione degli sta
di precedenti della formazione dei prezzi (impor
tazione, produzione, ingrosso). Nella media del
1997 si e assistito al perdurare di condizioni di
sostanziale stabilita sul fronte dei prezzi all'impor
tazione, anche in presenza di una considerevole
svalutazione della nostra moneta rispetto al dolla
roo Dall'indagine relativa al commercio con l'este
ro, infatti, emerge una stabilita dei valori medi uni
tari all'importazione nel corso dell'anno, che ha
fatto seguito ad un andamento analogo nel corso
del 1996. Considerando le sole materie prime, si e
registrato un incremento dei valori medi unitari
all'importazione della componente non agricola,
mentre le materie prime di origine agricola sono
tomate ad esibire variazioni tendenziali positive

Figura 1.12 - Contributi alla variazione tendenziale dell'indice dei prezzi al consumo per Ie fami
glie di operai e impiegati di gruppi di beni con particolari andamenti dei prezzi - Anno
1997 (dati percentuali)
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nella seconda meta dell'anno, dopo molti mesi di
riduzione (Figura 1.13).

Le tendenze dei prezzi degli input importati,
unitamente alle pressioni derivanti dalla ripresa
della domanda, hanno influito sull'evoluzione dei
prezzi alla produzione che, dopo un semestre di
sostanziale stagnazione, dal quarto trimestre 1996
so no tornati a registrare variazioni congiunturali
positive. L'incremento medio del 1997 vede
comunque un rallentamento rispetto all'anno pre
cedente (dall'I,9% all'I,3%); nel corso dell'anno gli
incrementi mensili non hanno mai superato 10
0,3%, mentre la variazione tendenziale, cresciuta
dallo 0,9% a gennaio all'I,7% nei mesi estivi, appa
re di nuovo in flessione nella parte finale dell'anno
(+1,5% a dicembre). L'andamento dell'indice
generale e stato ampiamente influenzato dalla
dinamica dei prezzi dei beni intermedi, i quali,
dopo la fase fortemente disinflazionistica osserva
ta nel 1996, hanno visto una progressiva ripresa in

termini tendenziali nel corso dei primi tre trime
stri dello scorso anno, con un rallentamento nel
quarto. Anche i prezzi dei beni di consumo, dopo
la flessione registrata nel corso del 1996, che aveva
determinato un minimo per il profilo congiuntu
rale nel quarto trimestre, hanno ripreso a cresce
re nel 1997, raggiungendo una variazione tenden
ziale dell'I,6% nel mese di dicembre. Le varie
componenti dei prezzi dei beni di consumo sono
state tuttavia caratterizzate da una marcata etero
geneita. In particolare, l'accelerazione inflazioni
stica del 1997 ha riguardato i beni non durevoli,
che hanno aperto l'anno con una variazione ten
denziale praticamente nulla (+0,1% a gennaio),
concludendolo con un incremento del 2,2% a
dicembre; al contrario, i prezzi dei beni durevoli
sono rimasti sostanzialmente stabili, cosicche in
termini tendenziali si e passati da una variazione di
+2,2% a gennaio a una di -0,2% a dicembre. I beni
semidurevoli, dal canto lora, hanno visto una sta-

Tavola 1.11 - Indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati per capitolo e ripartizio
ne geografica - Anni 1996 e 1997 (variazioni percentuali sul periodo precedente)

CAPITOL! RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno Italia

Anno 1996

Alimentazione 4,5 4,3 4,4 3,8 4,2
Abbigliamento e calz. 4,8 3,9 4,5 3,7 4,2
Abitazione 6,4 5,3 5,0 2,6 4,7
Mobili, servo domestici 3,5 4,3 3,8 3,6 3,8
Servizi sanitari 2,1 2,7 2,8 2,5 2,5
Trasporti 4,4 4,8 3,5 5,5 4,6
Ricreazione 2,7 4,2 2,6 2,2 2,9
Istruzione 3,7 4,5 4,4 5,6 4,5
Alberghi, ristoranti, bar 3,9 4,9 4,8 2,0 3,9
Altri beni e servizi 3,1 2,7 3,5 2,2 2,9
Indice generale 4,0 4,2 4,0 3,4 3,9

Anno 1997

Alimentazione -0,2 -1,0 -0,3 0,5 -0,1
Abbigliamento e calz. 3,2 2,7 3,0 1,9 2,6
Abitazione 5,6 4,2 5,9 2,9 4,7
Mobili, servo domestici 1,5 1,6 1,7 1,5 1,6
Servizi sanitari 3,2 3,5 3,3 3,6 3,4
Trasporti 0,9 1,3 2,2 2,7 1,7
Ricreazione 0,2 0,8 0,8 1,2 0,7
Istruzione 2,6 3,5 3,0 3,8 3,2
Alberghi, ristoranti, bar 2,3 2,7 2,5 2,0 2,4
Altri beni e servizi 2,2 1,6 1,6 1,1 1,6
Indice generale 1,8 1,6 2,0 1,7 1,7

Fonte: Istat, Indagine sui prezzi al consumo
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Figura 1.13 - Valori medi unitari delle materie prime importate e prezzi alla produzione (variazioni
percentuali sul mese corrispondente)
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Fonte: Istat, Indagine sui prezzi alia produzione, indagine sui commercia can l'cstero

bilizzazione del tasso tendenziale di inflazione,
mantenutosi nel corso dell'anno in un intervallo
compreso tra 1'1,3% e 1'1,8%. I prezzi alla produ
zione dei beni di investimento, infine, sono stati
caratterizzati dalla prosecuzione del processo di
rientro dalle spinte inflazionistiche che avevano
caratterizzato soprattutto il 1995, chiudendo
l'anno con un incremento dell'I,5% rispetto al
dicembre 1996.

~.6. II reddito disponibile delle famiglie

Net 1997 il reddito disponibile delle famiglie
italiane e cresciuto del 2,6% in termini nominali
(Tavola 1.14), facendo seguito ad una crescita del
4,9% nel 1996; in presenza di un aumento dei
prezzi, misurato dal deflatore dei consumi, pari al
2,5%, il potere d'acquisto si e mantenuto sostan
zialmente stabile, mostrando un incremento dello
0,1% rispetto all'anno precedente (Tavola 1.15),
D'altro lato i consumi hanno presentato un ritmo
di crescita vivace, aumentando del 4,9% a prezzi
correnti e del 2,4% a prezzi costanti (nel 1996 i
rispettivi tassi di crescita erano stati del 5,50/0 e
dell'I,2%). Le decisioni di consumo delle famiglie
hanno riflesso il miglioramento del clima di fidu-

cia e I'effetto "ricchezza" derivante dalla riduzione
dei tassi di interesse. AlIa crescita dei consumi ha,
inoltre, contribuito in maniera sostanziale la forte
ripresa della spesa per autoveicoli che, favorita
dagli incentivi statali, e cresciuta del 30,5% a prezzi
correnti e del 31,8% in termini reali.

La propensione al consumo delle famiglie si e
portata all'85,6%, con un incremento di 1,9 punti
rispetto al 1996, collocandosi ad un livello supe
riore di 4,4 punti percentuali rispetto alla media
degli anni dal 1990 al 1996 e di ben 8 punti rispet
to a quella del decennio precedente.

L'andamento del reddito disponibile e stato
pesantemente influenzato dalla dinamica dei red
diti da capitale, in modo particolare degli interessi
netti, che hanno registrato una violenta contrazio
ne dovuta essenzialmente alla consistente flessio
ne dei tassi di interesse. Questa ha caratterizzato
tutto il 1997, a seguito dell'allentamento delle con
dizioni monetarie, derivante dal consolidamento
del processo di disinflazione e dal progressivo
avvicinamento dei conti pubblici agli obiettivi fis
sati dal Governo.

Le altre principali componenti del reddito del
le famiglie, d'altronde, hanno mostrato andamenti
solo moderatamente crescenti: i redditi da lavoro
dipendente sono aumentati del 4,7%, quelli da
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Tavola 1.12 - Formazione del reddito disponibile delle famiglie - Anni 1990-1997 (cornposizione per
centualeJ

REDDITI DISPONIBILI
ANNI

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Redditi da lavoro dipendente 54,1 53,3 52,5 52,3 52,0 50,8 51,1 51,9
Redditi da lavoro autonomo 28,6 28,6 27,8 27,6 28,0 28,3 28,3 28,5
Redditi da capitale netti 9,4 9,9 11,1 11,5 10,3 10,8 10,1 8,7
Risultato lordo di gestione 7,9 8,2 8,7 8,7 9,6 10,1 10,5 10,8
Reddito primario lordo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Effetto della redistribuzione -9,2 -9,7 -9,5 -10,8 -8,8 -9,3 -9,8 -10,1
imposte correnti -12,7 -12,7 -13,1 -14,3 -13,4 -13,3 -13,6 -14,0
contributi sociali nctti -19,9 -19,8 -19,9 -20,8 -20,5 -20,6 -21,1 -21,8
prestazioni sociali nette 23,2 23,0 23,9 24,7 25,5 25,0 25,4 26,2
altri trasferimenti netti 0,2 -0,2 -0,4 -0,5 -0,4 -0,5 -0,6 -0,5

Reddito lordo disponibile 90,8 90,3 90,5 89,2 91,2 90,7 90,2 89,9

Fonte: Istat, Conti economici nazionali

lavoro autonomo del 3,8% e Ie prestazioni sociali
del 6,1%. Nel complesso, invece, i redditi netti da
capitale hanno subito una contrazione del 10,9%,
notevolmente superiore a quella dell'1,6% speri
mentata nel 1996. In particolare, gli interessi per
cepiti dalle famiglie, che gia nel 1996 avevano
segnato una contrazione del 2,5% rispetto all'anno
precedente, sono diminuiti nel 1997 del 12,9%: la
flessione pili rilevante ha interessato i titoli di Sta
to, soprattutto i BOT e i CCT e, in misura minore,
i titoli a reddito fisso. Il comparto dei titoli a
medio e lungo termine e stato sostenuto dalla cre
scita dell'investimento delle famiglie in titoli
emessi dal settore creditizio. Notevole e risultata
la flessione degli interessi maturati sui depositi
bancari, in conseguenza della contrazione della
liquidita e dei certificati di deposito emessi dalle
banche. In generale, gli andamenti descritti riflet
tono non solo la flessione dei rendimenti, rna
anche la riduzione della quota del portafoglio delle
farniglie investito in attivita finanziarie di tipo tra
dizionale: il complesso dei depositi e dei titoli in
mana alle famiglie ha infatti mostrato una riduzio
ne di oltre 1'1% rispetto all'anno precedente.

Il rniglioramento del clima di fiducia, unitamen
te alIa flessione dei tassi di interesse e alIa ripresa
dei mercati mobiliari a seguito del progressivo
avvicinarnento degli obiettivi fissati dal Trattato di
Maastricht, hanno determinato una riallocazione
del portafoglio delle famiglie verso attivita pili
rischiose, rna sicuramente pili remunerative, come
i fondi comuni di investimento e i titoli azionari.
Ne1 complesso i fondi comuni e le gestioni patri
moniali hanno fatto registrare un flusso di raccolta
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netta pili che doppio rispetto a quello, gia rilevan
te, del 1996. Il rendimento di queste attivita, costi
tuito essenzialmente da guadagni in conto capitale,
non influenza, negli schemi di contabilita naziona
Ie, il reddito corrente delle farniglie; e tuttavia evi
dente che la maggiore liquidita che tale rendimen
to puo comportare, nonche l'effetto ricchezza
che deriva dal loro aumento di valore, possono
influenzare illivello di consumo delle famiglie.

L'andamento delle entrate per interessi delle
famiglie e stato, d'altra parte, solo in parte contro
bilanciato dalla flessione degli interessi pagati, pari
al 12% rispetto all'anno precedente; alIa riduzione
dei tassi di interesse praticati dal sistema bancario,
infatti, ha fatto seguito un apprezzabile aumento
dell'indebitamento delle famiglie, soprattutto per
il medio e lungo periodo.

Nel 1997 la dinarnica dei redditi da lavoro
dipendente erogati alle famiglie dai datori di lavo
ro italiani e esteri ha subito una decelerazione
rispetto all'anno precedente, crescendo del 4,7%,
contro il 6% del 1996. Il complesso dei redditi
interni da lavoro dipendente ha segnato una ere
scita pari a quella dei redditi nazionali, attestandosi
al 4,7%. In generale, nel 1997 l'attivita negoziale nel
settore privato e stata relativamente vivace per i
comparti dell'industria, mentre si e registrata una
situazione di stallo per il settore dei servizi. In
seguito alIa definizione dell'accordo dei metal
meccanici, siglato nei primi mesi dell'anno, nuovi
accordi hanno interessato molti comparti della
trasformazione industriale Cconcia, ceramica,
vetro, legno, cemento, marmo, alimentari, tessili,
ecc.) ed anche il settore edilizio.
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Tavola 1.13 - Formazione, distribuzione ed impieghi del reddito delle famiglie consumatrici - Anni
1990-1997 (miliardi di lire correnti)

ANNI

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Risultato lordo di gestione (a) 86.735 99.125 112.813 114.322 129.263 144.553 158.778 168.378
Redditi da lavoro dipendente (b) 592.527 648.062 681.667 688.123 698.364 726.840 770.582 806.525
Redditi da lavoro autonomo 312.570 346.916 360.374 363.205 376.330 404.375 426.269 442.410
Rendite e redditi da capitale netti 102.848 120.765 143.715 151.215 137.886 154.835 152.406 135812
Prestazioni sociali 254.375 278.923 310.962 324.982 342.429 357.969 383.397 406.625
Altri trasferimenti (c) 1.821 -1.917 -5.448 -5.961 -5.502 -7.262 -8.346 -7.323
Imposte correnti suI reddito e suI patrimonio 138.991 153.832 169.754 187.809 179.336 189.924 205.107 217.907
Contributi sociali effettivi 169.205 187.759 200.475 213.150 213.863 232.070 277.308 294.961
Contributi sociali figurativi (g) 48.424 53.152 58.056 60.315 61.490 62.402 40.187 43.331
Reddito lordo disponibile Cd) 994.256 1.097.131 1.175.798 1.174.612 1.224.081 1.296.914 1.360.485 1.396.228

Consumi finali nazionali 803.619 882.079 944.094 961.466 1.014.471 1.089.514 1.149.318 1.205.745
Variazione netta dei f.di di quiescenza Ce) 10.947 12.216 9.453 9.158 8.149 10.040 10.485 11.231
Risparmio lordo CfJ 201.584 227.268 241.157 222.304 217.759 217.440 221.652 201.714

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) Derivante da locazione dei fabbricati, servizi domestici e di portierato
(b) Redditi interni piu redditi netti dall'estero
(c) Comprendono i trasferimenti correnti netti aile Istituzioni sociali varie, i trasferimenti privati netti con il Resto del mondo, i trasferi

menti correnti netti diversi e i premi netti di assicurazione meno gli indennizzi
(d) Pari alia somma del Risultato lordo di gestione, redditi da lavoro dipendente ed autonomo, rendite e redditi da capitale netti, prestazioni

sociali ed altri trasferimenti, meno imposte correnti e contributi sociali netti
(e) Accantonamenti al netto dei prelevamenti
Cf) Reddito lordo disponibile meno consumi finali, piu variazione netta dei fondi di quiescenza
(g) La sostenuta contrazione dei contributi figurativi e il contemporaneo aumento degli effettivie da imputarsi alia modifica del sistema

previdenziale dello Stato, delle Universita e di alcune ex aziende autonome, passato da una gestione diretta ad una effettiva a carico
dell'INPDAP (L.335/95 di riforma del sistema pensionistico)

Tavola 1.14 - Formazione, distribuzioneed impieghi del reddito delle famiglie consumatrici - Anni
1991-1997 (variazioni percentuali sull'anno precedente)

ANNI

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Risultato lordo di gestione (a) 14,3 13,8 1,3 13,1 11,8 9,8 6,1
Redditi da lavoro dipendente (b) 9,4 5,2 0,9 1,5 4,1 6,0 4,7
Redditi da !avoro autonomo 11,0 3,9 0,8 3,6 7,5 5,4 3,8
Rendite e redditi da capitale netti 17,4 19,0 5,2 -8,8 12,3 -1,6 -10,9
Prestazioni sociali 9,7 11,5 4,5 5,4 4,5 7,1 6,1
Altri trasferimenti (c) -205,3 184,2 9,4 -7,7 32,0 14,9 -12,3
Imposte correnti suI reddito e suI patrimonio 10,7 10,4 10,6 -4,5 5,9 8,0 6,2
Contributi sociali effettivi 11,0 6,8 6,3 0,3 8,5 19,5 6,4
Contributi sociali figurativi Cg) 9,8 9,2 3,9 1,9 1,5 -35,6 7,8
Reddito lordo disponibile (d) 10,3 7,2 -0,1' 4,2 6,0 4,9 2,6

Consumi finali nazionali 9,8 7,0 1,8 5,5 7,4 5,5 4,9
Variazione netta dei f.di di quiescenza (e) 11,6 -22,6 -3,1 -11,0 23,2 4,4 7,1
Risparmio lordo CD 12,7 6,1 -7,8 -2,0 -0,1 1,9 -9,0

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) Derivante da locazione dei fabbricati, servizi domestici e di portierato
(b) Redditi interni pili redditi netti dall'estero
(c) Comprendono i trasferimenti correnti netti aile Istituzioni sociali varie, i trasferimenri privati netti con il Resto del mondo, i trasferi

menti correnti netti diversi e i premi netti di assicurazione meno gli indennizzi
(d) Pari alia somma del Risultato lordo di gestione, redditi da lavoro dipendente ed autonomo, rendite e redditi da capitale netti, prestazio-

ni sociali ed altri trasferimenti, meno imposte correnti e contributi sociaIi netti
(e) Accantonamenti al netto dei prelevamenti
(f) Reddito lordo disponibile meno consumi finali, piu variazione netta dei fondi di quiescenza
(g) La sostenuta contrazione dei contributi figurativi e il contemporaneo aumento degli effettivie da imputarsi alia modifica del sistema pre

videnziale della Stato, delle Universita e di alcune ex aziende autonome, passato da una gestione diretta ad una effettiva a carico dell'INP
DAP CL.335/95 di riforma del sistema pensionistico)
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L'aumento complessivo dei redditi da lavoro e
la sintesi di andamenti diversificati nei singoli set
tori di attivita economica; in particolare, la cresci
ta e risultata superiore alla media per i servizi non
vendibili, (+5,4%) e appena inferiore ad essa per i
beni e servizi destinabili alla vendita (+4,4%). A
fronte di una sostanziale stazionarieta per i reddi
ti del settore agricolo (+0,4%) e di una crescita del
3% di quelli del settore delle costruzioni, nell'indu
stria in senso stretto si e registrato un aumento del
4%, mentre nei servizi vendibili la variazione e sta
ta del 5,2%.

L'incremento dei redditi e stato sostenuto da
un aumento del 7,8% degli oneri sociali, di poco
inferiore a quello segnato nel 1996 (+8,1%). In par
ticolare, i contributi sociali obbligatori, sostenuti
essenzialmente dall'aumento di quelli di natura
previdenziale, hanno segnato una crescita
dell'8,3%, confermando la dinamica gia evidenzia
ta nel 1996 quando, perc), si scontava l'effetto del
10 spostamento di una quota dei contributi figura
tivi a quelli effettivi, a seguito della modifica del
sistema previdenziale dello Stato, delle Universita
e di alcune ex aziende autonome, passati da una
gestione diretta ad una effettiva tramite l'INPDAP
(cfr. il Capitolo 2). L'incremento dei contributi
effettivi si deve, fra l'altro, all'aumento delle aliquo
te previdenziali che ha interessato il settore pub
blico: nel comparto dei servizi non vendibili,
infatti, la crescita dei contributi obbligatori e risul
tata pari al 12,8%, contro il 5,9% del settore priva
to dell'economia. La dinamica dei contributi con
tinua, inoltre, a risentire dell'aumento delle aliquo
te conseguente alla progressiva contrazione della
fiscalizzazione. Quanto alle rimanenti componen
ti degli oneri sociali, le quote accantonate
nell'anno per provvedere alla corresponsione del
trattamento di fine rapporto sono aumentate del
5,7%, mentre le provvidenze aziendali corrispo
ste ai lavoratori sotto forma di servizi e beni a tito
10 gratuito 0 a costi particolarmente contenuti
sono cresciuti appena dello 0,8%.

L'aumento del complesso delle retribuzioni
lorde di fatto, che tengono conto anche degli
effetti della contrattazione integrativa e delle parti
accessorie della retribuzione, e stato, invece, pari
al 3,4%, inferiore di oltre 1,5 punti percentuali
all'anno precedente; in termini reali la dinamica
retributiva appare simile a quella del 1996.

Nell'ultimo anno il numero delle unita di lavoro
dipendenti e rimasto invariato rispetto all'anno
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precedente: si e COS! arrestata la tendenza alla fles
sione che aveva caratterizzato l'ultimo quinquen
nio. L'incremento delle retribuzioni pro capite e
risultato pari al 3,3% rispetto al 1996: questa varia
zione e la sintesi di incrementi del 2,2% nel ramo
dell'agricoltura, del 3,8% nel ramo dell'industria,
del 3,3% nei servizi destinabili alla vendita e del
2,9% nelle amministrazioni pubbliche e attivita
sociali varie.

Nonostante la ripresa dell'attivita produttiva, i
lavoratori indipendenti delle imprese individuali,
misurati in termini di unita di lavoro, hanno
mostrato una flessione dello 0,7%, che ha fatto
seguito al lieve aumento dello 0,4% registrato nel
1996; la riduzione pili consistente (-1%) ha interes
sato gli imprenditori regolari, mentre i coadiuvan
ti sono diminuiti,nel complesso, dello 0,3%. Que
sta evoluzione si e riflessa in un rallentamento del
la crescita dei redditi da lavoro autonomo per le
famiglie (+3,8%), dopo un aumento decisamente
pili consistente segnato nel 1996 (+5,4%). Il reddi
to pro capite medio e aumentato del 4,5%, a fron
te di una crescita del 5% nel 1996.

I proventi netti delle attivita secondarie delle
famiglie, in particolare la locazione di fabbricati,
sono cresciuti del 6,1%, registrando un rallenta
mento rispetto al 1996, quando la crescita era stata
del 9,8%.

Nel complesso il reddito primario, ossia
l'insieme delle remunerazioni dei fattori produtti
vi forniti dalle famiglie, e cresciuto del 3% rispetto
al 1996, quando esso aveva, invece, segnato un
incremento del 5,4%. Alla sua formazione i redditi
da lavoro dipendente hanno contribuito per il
52% circa, confermando COS! la tendenza, gia evi
denziata l'anno precedente, ad un recupero del
loro peso sul complesso delle risorse delle fami
glie. Il reddito primario e stato eroso per il 10,1%
dall'intervento delle operazioni di redistribuzio
ne, in misura di poco superiore rispetto all'anno
precedente (Tavola 1.12): all'incremento della sot
trazione di reddito, imputabile al pagamento di
imposte dirette eal versamento dei contributi
sociali, si e contrapposto un aumento dell'appor
to delle prestazioni sociali.

Nel 1997 le imposte correnti suI reddito e il
patrimonio a carico delle famiglie, che nel 1996
erano cresciute dell'8%, hanno segnato un incre
mento del 6,2%, sintesi di una crescita dell'8,9%
dell'IRPEF, di una sostanziale stazionarieta
dell'ILOR, di una marginale riduzione dell'INVIM e
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di una rilevante riduzione, pari all'8,5%, delle rite
nute sui redditi da capitale. D'altra parte, il versa
menta dell'Eurotassa ha pili che raddoppiato
l'ammontare delle imposte classificate in canto
capitale, che risultano aumentate del 125% a fron
te di una diminuzione del 38,40/0 verificatasi nel
1996. A tale proposito, va sottolineato che tale
anna si confrontava can un 1995 in cui, per effetto
del concordato fiscale, l'ammontare di tali impo
ste era praticamente triplicato.

Dati gli andamenti delle varie imposte, nel 1997
si osserva un ulteriore incremento sia della pres
sione fiscale corrente, sia di quella complessiva
(Tavola 1.13). I contributi sociali obbligatori,
come gia vista, sana aumentati del 6,6%, contra il
7,8% del 1996, portando la pressione fiscale e con
tributiva corrente al 28,5%, superiore di oltre
mezzo punto rispetto al 1996.

1. LA CONGTllNTURA ECONOMICA NEL 1997

Un contributo positivo al reddito disponibile
e venuto dalla crescita del 6,1% delle prestazioni
sociali, che, peraltro, nel 1996 avevano mostrato
una din arnica pili sostenuta (+7,1%). La variazione
del 1997 e da imputarsi essenzialmente all'incre
menta delle pensioni, aumentate del 7,2%, in
linea can la media del triennia precedente
(+7%).

La dinamica dei consumi ha determinato una
significativa contrazione del risparmio delle
famiglie, diminuito del 9% rispetto all' anna pre
cedente, una flessione ancora pili forte di quella
registrata nell'anno 1993, quando, in presenza di
una grave recessione, si era verificata una diminu
zione del 7,8%. Il1997 si e dunque chiuso can una
ulteriore riduzione della prapensione al rispar
mia, che ha toccata il punta di minima del
14,4%.

Tavola 1.15 - Variazioni del potere d'acquisto rispetto all'anno precedente, pressione fiscale e pro
pensione al risparmio delle famiglie - Anni 1991-1997 (dati percentuali)

ANNI

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Variazione del potere d'acquisto 3,2 1,5 -5,2 -0,4 0,1 0,6 0,1
Pressione fiscale corrente (a) 12,3 12,6 13,8 12,8 12,8 13,1 13,5
Pressione fiscale complessiva Cb) 12,4 13,5 14,2 12,9 13,1 13,3 13,9
Pressione fiscale e contributiva corrente (c) 26,5 26,7 28,2 27,1 27,2 27,8 28,5
Propensione al risparmio (d) 20,7 20,5 18,9 17,8 16,8 16,3 14,4

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) Incidenza suI reddito imponibile delle imposte correnti suI reddito e suI patrimonio
(b) Incidenza suI reddito imponibile delle imposte correnti suI reddito e sui patrimonio e delle imposte in conto capitale
Cc) Incidenza suI reddito imponibile delle imposte correnti suI reddito e sul patrimonio e dei contributi effettivi e figurativi
(d) Risparmio lordo su reddito lordo disponibile
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L'impatto redistributivo delle riforme fiscali
e della legge finanziaria 1998

Obiettivo di questa approfondimento e valu
tare ex ante l'impatto delle riforme fiscali e di
alcune misure della legge finanziaria per il 1998
sulla distribuzione del reddito tra le famiglie e
sulla poverta. La strumento di analisi utilizzato e il
modello di microsimulazione MASTRICT
(Madella di Analisi e Simulazione dei Trasferi
menti, delle Imposte e dei Contributi sociali)
dell'Istat. A partire dai redditi netti dichiarati
nell'indagine della Banca d'Italia sui bilanci delle
famiglie, il modello ricostruisce i redditi lordi e
imponibili, le imposte dovute, i trasferimenti
ricevuti e, da ultimo, il reddito disponibile delle
famiglie italiane nell'anno di riferimento,· com
prensivo di una stima dell'evasione fiscale.
Rispetto alla scorsa edizione del Rapporto annua
Ie, al modello sana stati apportati rilevanti
miglioramenti ed e stata utilizzata una base dati
aggiornata al 1995.

Per il 1998 si confrontano tre scenari: la legisla
zione vigente a fine 1997, esclusa l'eurotassa (sce
nario base), la legislazione modificata dalla sola
attuazione delle deleghe fiscali (scenario 1), la legi
slazione modificata dalle riforme fiscali e da alcune
misure contenute nella legge finanziaria per il 1998
e nella legge collegata (scenario 2). n risultato
generale e che il complesso dei provvedimenti
esaminati provochi, prevedibilmente, un lieve
aumento del reddito disponibile delle famiglie,
pari in media a 140.000 lire, un leggero migliora
menta equitativo della distribuzione del reddito e
una lieve diminuzione degli indici di poverta.
D'altra parte, emergono differenze piuttosto mar
cate nella distribuzione degli effetti per dirnensio
ne della famiglia, area geografica e qualifica profes
sionale delle persone di riferimento.

II primo scenario: le riforme fiscali

Le riforme fiscali considerate nel primo scena
rio sana la riforma dell'IRPEF, l'introduzione
dell'imposta regionale sulle attivita produttive
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(IRAP) e l'abolizione dei contributi sanitari. E
opportuno precisare che l'IRAP, per sua natura, e
una imposta di cui e difficile simulare gli effetti
nell'ambito di un modello riferito alle famiglie. La
stima effettuata e basata sull'applicazione dell'ali
quota dell'IRAP al reddito imponibile IRPEF da
lavoro autonomo e impresa, percepito dai cornpo
nenti delle famiglie: nel complesso, questa parte del
gettito della nuova imposta ammonterebbe a 6.500
miliardi.

La simulazione degli effetti della riforma
dell'IRPEF tiene canto di tutte le novita intervenute
in materia di aliquote, scaglioni di reddito e detra
zioni d'imposta. A differenza della scorsa edizione
del Rapporto, allorche veniva simulata un'ipotesi di
attuazione delle deleghe fiscali, in questa sede e sta
to possibile considerare la versione definitiva delle
riforme allora prospettate.

Rispetto allo scenario base, le riforme fiscali
dovrebbero portare a un aumento di 94.000 lire
del reddito disponibile media familiare annuo
(Tavola 1.16). Per l'insieme delle famiglie la
diseguaglianza, misurata sia dall'indice di Atkin
son, sia dall'indice di Gini, si riduce di 0,2 punti
percentuali. Migliorano anche gli indici di
poverta, definita in termini relativi e di reddito.
In particolare, la diffusione della poverta, misu
rata dalla percentuale di famiglie povere rispet
to al totale, scenderebbe di 0,2 punti rispetto
allo scenario base. L'intensita della poverta,
misurata dalla differenza percentuale tra il red
dito media delle famiglie povere e la linea della
poverta,si ridurrebbe di 0,1 punti. Vale la pena
ricordare che il calcolo di questi indici compor
ta la traduzione del reddito monetario in reddi
to equivalente, per tenere canto delle diverse
caratteristiche delle famiglie, prima fra tutte il
numero di componenti: a questa fine e stata
impiegata la scala di equivalenza usata dalla com
missione di indagine sulla poverta e sull'ernargi
nazione.

La moderata progressivita degli effetti delle
riforme fiscali e confermata dall'andamento delle
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variazioni di reddito disponibile per decile di red
dito familiare (Figura 1.14). Una perdita media
emerge solo nel decimo pili ricco delle famiglie,
mentre i primi sette decimi mostrano incrementi
medi compresi tra le 150000 e le 200.000 lire
annue, a cui corrispondono differenze percentua
li decrescenti dall'l, 1% del decimo pili povero allo
0,3% del settimo. Rispetto alla dimensione della
famiglia, risulterebbero pili favorite le famiglie
numerose, principalmente a causa dell'aumento
degli importi delle detrazioni IRPEF per carichi
familiari diversi dal coniuge: come mostra la Tavo
la 1.17, la variazione di reddito ammonta a circa
350.000 lire per il mezzo milione di famiglie con
pili di 5 componenti (Figura 1.15), A livello terri
toriale, emerge una differenziazione a favore del
Mezzogiorno, sia pure meno marcata di quella a
favore delle famiglie numerose (del resto molto
presenti in questa ripartizione).

Per quanta riguarda i redditi individuali, che il
modello e ora in grado di ricostruire con maggio
re accuratezza, la riduzione pili forte riguardereb
be i professionisti, che perderebbero in media
oltre 650.000 lire (Figura 1.14). L'aumento percen
tuale maggiore andrebbe agli operai e ai lavoratori

autonomi in senso stretto, mentre per i pensiona
ti si avrebbe un guadagno medio molto limitato,
corrispondente a 20.000 lire.

II secondo scenario: riforme fiscali e alcuni
provvedimenti della legge fina nziaria per il 1998

I quattro provvedimenti della legge finanziaria
del 1998 considerati in questa scenario di simula
zione insieme alle riforme fiscali hanno effetti
diversi sul reddito delle famiglie. Hanno effetti
positivi sia la detrazione IRPEF del 41% delle spese
di manutenzione straordinaria delle abitazioni e di
manutenzione ordinaria 0 straordinaria delle parti
comuni degli edifici, che il modello stima pari a
76.000 lire in media per ogni famiglia nel 1998, sia
la destinazione all'aumento degli assegni per il
nucleo familiare dei 595 miliardi stanziati per il
recupero del fiscal drag. Hanno invece effetti
negativi l'aumento delle aliquote contributive per i
lavoratori autonomi e il blocco dell'adeguamento
all'inflazione per Ie pensioni superiori a cinque
volte il minima INPS. Le altre misure che com
pongono la Finanziaria 1998 non sono comprese

Figura 1.14 - Reddito disponibile familiare equivalente nel1998 per gruppi decilici (variazioni per
centuali rispetto alto scenario base)
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Fonte: Madella MASTRICT (Madella di Analisi e Sirnulazione dei Trasferimenti delle Impaste e dei Contributi sociali)
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Figura 1.15 - Reddito disponibile famillare equivalente nel 1998 per numero di componenti della
famiglia (variazioni percentuali rispetto alto scenario base)
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Fonte: Modello MASTRICT (Modello di Analisi e Simulazione dei Trasferimenti delle Imposte e dei Contributi sociali)

IFigura 1.16 - Reddito disponibile individuale nel 1998 per qualifica del percettore (uariazioni
percentuali rispetto alto scenario base)
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Fonte: Modello MASTRICT (Modello di Analisi e Simulazione dei Trasferimenti delle Imposte e dei Contributi sociali)

nella simulazione 0 perche non riguardano in pri
ma istanza le famiglie, oppure perche Ie informa
zioni del modello non consentono di individuare i
loro effetti sui redditi familiari Cad esempio la
modifica della tassa di possesso per gli autoveico
li). E anche esclusa la revisione delle aliquote IVA

effettuata prima della Finanziaria, che pure peseta
sui bilanci delle famiglie prevalentemente
nell'anno in corso.

Con queste limitazioni, l'impatto stimato dei
provvedimenti considerati e delle riforme fiscali
si esprimerebbe in un aumento di circa 140.000
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lire del reddito disponibile medio familiare annuo
rispetto allo scenario base, pari allo 0,3% (Tavola
1.17). Nel complesso, la riduzione della disegua
glianza resterebbe immutata (-0,2 punti percen
tuali), mentre la diffusione e l'intensita della
poverta mostrerebbero una diminuzione un
poco piu ampia. In particolare, la diffusione seen
derebbe di 0,3 punti rispetto allo scenario base.

L'andamento delle variazioni di reddito disponi
bile per decile di reddito familiare conferma
l'effetto progressivo dell'insieme dei provvedi
menti (Figura 1.14). Il 30% meno ricco di famiglie,
meta delle quali si colloca al di sotto della linea del
la poverta, dovrebbe vedere aumentare il proprio

reddito di 250-270.000 lire: per il decimo piu pove
ro, la crescita sarebbe pari all' 1,6%, soprattutto
grazie all'aumento degli assegni per il nucleo fami
liare. Per la stessa ragione, il vantaggio per le fami
glie piu numerose aumenterebbe (Tavola 1.17),
fino quasi a raddoppiare per le famiglie con piu di
5 componenti (650.000 lire); d'altronde, per nessu
na dimensione familiare si presenterebbe medi
mente una perdita (Figura 1.15), Illeggero vantag
gio del Mezzogiorno risulterebbe confermato
anche in questo scenario.In termini di redditi indi
viduali, la posizione dei lavoratori dipendenti
migliorerebbe rispetto allo scenario precedente,
mentre la posizione degli indipendenti peggiore-

Tavola 1.16 - Reddito familiare disponibile, indici di disuguaglianza e di poverta per tipologia fami
Iiare nel 1998: variazioni medie rispetto allo scenario base (a) (migliaia di lire e punti per
centuali)

Reddito INDICI DI INDICl DI
familiare DISUGUAGLIANZA POVERT.A

IMPATTO DELLE RIFORME FISICHE (migliaia Indice di Indice di Indice di Indice di
di lire) Gini Atkinson diffusione intensita

Tipologie familiari in complesso 94 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1
Persona di riferimento lavoratore indipendente 34 -0,3 -0,4 -0,2 -0,4
Persona di riferimento lavoratore dipendente 188 -0,2 -0,2 -0,4 -0,1
di cui: pubblico 203 -0,2 -0,2 -0,3 -0,7

privato 178 -0,2 -0,2 -0,5 0,0
operaio 233 -0,2 -0,1 -0,7 0,0

Persona di riferimento pensionato 36 -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Italia nord-occidentale 54 -0,1 -0,1 -0,3 0,5
Italia nord-orientale 51 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3
Italia centrale 97 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2
Italia meridionale e insulare 153 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2

Famiglie monocomponente -9 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Famiglie con 2 0 3 componenti 35 -0,1 -0,1 -0,2 0,0
Famiglie con 4 0 5 componenti 222 -0,2 -0,2 -0,4 -0,3
Famiglie con 6 0 pili componenti 349 -0,3 -0,4 -1,7 0,5

Famiglie con un solo percettore di reddito 79 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3
di cui: famiglie monoreddito dipendente 178 -0,3 -0,2 -0,4 -0,7

jamiglie monoreddito pensionato 16 -0,1 -0,1 -0,2 0,0
Famiglie con 2 percettori di reddito 94 -0,2 -0,2 -0,3 0,2
Famiglie con 3 0 pili percettori di reddito 118 -0,2 -0,1 0,0 -0,7

Persona di riferimento fino a 39 anni 144 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2
Persona di riferimento fra 40 e 59 anni 142 -0,2 -0,2 -0,4 0,0
Persona di riferimento con 60 anni ed oltre 17 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Persona di riferimento maschio 103 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1
Persona di riferimento femmina 69 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Banca d'Italia
(a) Legislazione vigente a fine 1997, esclusa eurotassa
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rebbe, passando dal guadagno a una perdita media
di 50.000 lire annue (Figura 1.16). Questa dinarnica e
imputabile innanzitutto ai lavoratori autonomi in
senso stretto (ivi inclusi i componenti di imprese
familiari), che rappresentano quasi i tre quarti degli

indipendenti, e deriva dall'aumento dei contributi
previdenziali a lora carico. Per i pensionati, il bloc
co dell'indicizzazione delle pensioni pili alte risulta
contrabilanciato dagli altri pravvedimenti di
segno positivo.

Tavola 1.17 - Reddito familiare disponibile, indici di disuguaglianza e di poverta per tipologia fami
liare nel1998: variazioni medie rispetto allo scenario base (a) (migliaia di lire e punti per
centualiJ

Reddito INDICI INDICI
IMPATIO DELLE RIFORME FISCALI familiare DI DISUGUAGLIANZA DI POVERTA
PID FINANZIARIA 1998 (migliaia Indice di Indice di Indice di Indice di

di lire) Gini Atkinson diffusione intensita

Tipologie familiari in complesso 139 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2

Persona di riferimento lavoratore indipendente -44 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1
Persona di riferimento lavoratore dipendente 323 -0,3 -0,3 -0,7 -0,6
di cui: puhhlico 336 -0,3 -0,3 -0,3 -1,3

priuato 314 -0,3 -0,3 -0,9 -0,3
operaio 369 -0,3 -0,3 -1,2 -0,3

Persona di riferimento pensionato 50 -0,1 -0,0 -0,1 -0,0

Italia nord-occidentale 92 -0,2 -0,1 -0,4 0,6
Italia nord-orientale 92 -0,2 -0,1 -0,0 -0,3
Italia centrale 143 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3
Italia meridionale e insulare 207 -0,3 -0,2 -0,5 -0,3

Famiglie monocomponente 14 -0,0 -0,0 0,0 -0,0
Famiglie con 2 0 3 componenti 52 -0,1 -0,1 -0,2 0,0
Famiglie con 4 0 5 componenti 300 -0,3 -0,3 -0,5 -0,4
Famiglie con 6 0 pili componenti 650 -0,5 -0,5 -2,6 0,9

Famiglie con un solo percettore di reddito 125 -0,2 -0,2 -0,3 -0,5
di cui: famiglie monoreddito dipendente 336 -0,4 -0,4 -0,5 -1,5

monoreddito pensionato 30 -0,0 -0,0 -0,2 0,0
Famiglie con 2 percettori di reddito 158 -0,2 -0,2 -0,5 0,4
Famiglie con 3 0 pili percettori di reddito 111 -0,2 -0,1 0,0 -0,7

Persona di riferimento fino a 39 anni 230 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5
Persona di riferimento fra 40 e 59 anni 199 -0,2 -0,2 -0,5 0,1
Persona di riferimento con 60 anni ed oltre 26 -0,1 -0,0 -0,0 -0,0

Persona di riferimento maschio 157 -0,2 -0,2 -0,4 -0,1
Persona di riferimento femmina 88 -0,1 -0,0 -0,1 -0,2

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Banca d'Italia
(a) Legislazione vigente a fine 1997, esclusa eurotassa
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2. La finanza pubblica

• Nel1997l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche erisuItato pari a12, 7% del
Pil, un livello inferiore al 3% richiesto dal Trattato di Maastricht. Tale risultato fa regi
strare una marcata accelerazione del processo di riduzione del deficit in corso dall'ini
zio degli anni '90, con una flessione di 4 punti percentuali rispetto al 1996.

• In un quadro congiunturale di moderata crescita economica e di inflazione in decline, la
riduzione del deficit ha beneficiato deli'interazione di diuersi fa ttori. II rigore della mano
vra sui conti pubblici realizzata a pit; riprese nel1997 ha rafforzato la credibilita dell'Ita
lia sui mercati internazionali, favorendo la flessione dei tassi di interesse (e la conse
guente riduzione degli oneri per il servizio del debito) e avvicinando l'obiettiuo di bilancio.

~ La riduzione del deficit estata conseguita quindi grazie alla netta diminuzione degli one
ri per it servizio del debito (dal10,8% aI9,5% del Pil) e al consistente aumento dell'aoan
zo primario, passato dal 4, 1 % al 6,8% delPil. La manovra ha riguardato per circa it 60%
aumenti di entrate e per il 40% riduzioni di spese.

• II disavanzo corrente ediminuito rispetto al1996 di oltre tre punti percentuali (daI3,2%
allo 0,1%), approssimandosi ad una situazione di pareggio. II deficit di bilancio ha finan
ziato quindi sostanzialmente it disavanzo del conto capitale.

• La pressione fiscale e aumentata dal 42,4% al 44,3%. Agli interventi contenuti nella ma
novra predisposta a settembre 1996 si esommato il gettito del prelievo straordinario per
l'Europa. La spesa al netto degli interessi ha segnato una contenuta crescita, riducendo
la sua quota sui Pil daI42,3% aI42%. A tale andamento hanno concorso il contenimento
dei consumi collettivi e la riduzione dei trasferimenti ad alcune irnprese pubbliche.

• Le prestazioni sociali hanno rallentato il ritmo di crescita (+6,2% rispetto al + 7,5%
dell'anno precedente), pur aumentando la loro quota sui Pil. Tale dinamica estata deter
minata soprattutto dalla spesa per pensioni.

• II debito pubblico in rapporto al Pit, grazie all'eleuato avanzo primario e alla riduzione
della spesa per interessi, esceso dal 124% al 121,6%, consolidando la tendenza alla ri
duzione avviata ne11995.
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Introduzione

Nella riunione del Consiglio europeo tenutasi il
2 maggio scorso a Bruxelles e stata sancita la parte
cipazione dell'Italia alla terza fase dell'Unione mo
netaria europea che prendera avvio dal 10 gennaio
1999.

L'adesione del nostro Paese alla moneta unica e
il risultato di un intenso processo di avvicinarnen
to alle condizioni di stabilita richieste alle singole
economie partecipanti alIa nuova area valutaria,
per garantire ad essa prospettive di sviluppo
equilibrato. Passaggio fondamentale di tale pro
cesso e stato senz'altro il risanamento del bilan
cio pubblico.

Insieme ai nuovi vincoli imposti dal Patto di
stabilita e di crescita (con cui i paesi aderenti si
impegnano a conseguire nel medio periodo il pa
reggio del bilancio) la partecipazione all'UME
apre nuove e importanti opportunita. La riduzio
ne della spesa per interessi connessa alla flessione
dei tassi sui titoli pubblici, che e: stata nel 1997 un
elemento determinante per il risanamento della
finanza pubblica, rappresenta di per se un im
portante risultato del processo di convergenza e
dovrebbe consentire in prospettiva di ridurre le
rigidita che hanno caratterizzato il bilancio nell'ul
timo decennio, liberando risorse a favore dello
sviluppo.

La riduzione del deficit di bilancio nel 1997 al
2,7% del PIL, livello inferiore al parametro del 3%
richiesto dal Trattato di Maastricht, e stata conse
guita grazie all'operare congiunto di pili elementi
che, interagendo tra loro, hanno dato avvio ad un
circolo virtuoso. n rigore della manovra sui conti
pubblici, rafforzando la credibilita dell'Italia sui
mercati intemazionali, ha favorito la flessione dei
tassi di interesse; la riduzione degli oneri per il ser
vizio del debito che ne e derivata si e realizzata
tanto pili velocemente quanto pili l'obiettivo del
3% si veniva configurando come effettivamente
raggiungibile.

Al contempo, il miglioramento del complessi
vo clima di fiducia, insieme ai provvedimenti di
stimolo all'attivita economica (in particolare, gli
incentivi erogati nel settore automobilistico), han
no mitigato l'impatto restrittivo della manovra, fa
vorendo l'avvio della ripresa economica, in un
contesto di decelerazione della dinamica inflazio
nistica. La domanda intema e cresciuta del 2,5% in
termini reali, pur in presenza del prelievo straor-
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dinario effettuato con l'Eurotassa e con l'anticipo
sul TFR.

La manovra programmata per il 1997, pari a
62.000 miliardi circa (al netto delle riclassificazioni
contabili) e realizzata a pili riprese, e stata ripartita
in 38.000 miliardi di maggiori entrate e 24.000 mi
liardi di minori spese. La pressione fiscale e au
mentata di quasi due punti percentuali, passando
dal 42,4% del 1996 al 44,3%. La spesa al netto degli
interessi (sulla quale si riflettono gli interventi at
tuati sul fronte delle us cite) ha fatto registrare una
dinamica contenuta, riducendo la sua quota sul PIL
dal 42,3% al 420/0. In tale ambito, un apporto rile
vante e derivato dalla riduzione dei contributi ero
gati alle aziende di pubblici servizi e dal conteni
mento dei consumi intermedi, mentre la spesa
per prestazioni sociali, pur rallentando il ritmo di
crescita rispetto all'anno precedente, ha aumenta
to la sua quota sul PIL di 0,4 punti percentuali. Gli
oneri per il servizio del debito, beneficiando del
la rapida discesa dei rendimenti sui titoli pubblici
in corso d'anno, hanno fatto registrare una dimi
nuzione dell'8,5% e una flessione di 1,3 punti per
centuali dell'incidenza sul PIL.

La flessione della spesa per interessi, unitamen
te all'aumento dell'avanzo primario (dal 4,1% al
6,8%) hanno consentito una riduzione del debito
pubblico dal 124,0% al121,6% del PIL, consolidan
do la tendenza alla diminuzione avviata nel 1995.

n processo di risanamento del bilancio ha visto
nell'ultimo quinquennio la sua fase pili intensa. Le
ripetute manovre di finanza pubblica che hanno
scandito il periodo 1993-1997 hanno interessato
tutti i settori della pubblica amministrazione, met
tendo in mota processi di riforma e di razionaliz
zazione essenziali non solo al risanamento, rna an
che al miglioramento della qualita dei servizi resi
dal settore pubblico.

Tra il 1992 e il 1997 il totale delle entrate sul PIL
e salito dal 46,5% al 48,8%; il totale delle uscite e
sceso dal 56,1% al 51,5%. Le uscite al netto degli
oneri per interessi si sono ridotte di 1,4 punti
percentuali rispetto al PIL. Sul fronte degli introi
ti, all'aumento della pressione fiscale che ha carat
terizzato il periodo, ha corrisposto una crescita
dell'incidenza sul PIL della componente tributa
ria; dal lato delle uscite, gli interventi attuati negli
ultimi cinque anni hanno consentito una riduzio
ne significativa della quota dei consumi collettivi
sul PIL e l'affermarsi della tendenza alla stabilizza
zione della spesa per prestazioni sociali sempre
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in rapporto al PIL. In prospettiva, can riguardo in
particolare alla quota di spesa per pensioni sul
PIL, le dinamiche tendenziali dovrebbero risulta
re rallentate, e solo a partire dal 2030 in diminu
zione.

2.1 Alcuni aspetti del processo di riequili
brio del bilancio pubblico nel periodo
1992-97

Il risanamento della finanza pubblica e stato
uno dei tratti dominanti della politica economica
dell'ultimo quinquennio, ponendo, stretti vincoli
alle scelte di bilancio, rna concorrendo anche
all'affermarsi di condizioni pili equilibrate sui mer
cati monetari e al consolidamento di aspettative
favorevoli circa gli esiti del processo di conver
genza.

All'atto della firma del Trattato di Maastricht, al
la fine del 1991, nel quale venivano fissati i livelli dei
parametri di convergenza e i tempi di realizzazio
ne della moneta unica, i conti pubblici italiani regi
stravano una situazione di forte squilibrio, assai
lantana da quanta richiesto in sede europea. Il de
ficitdi bilancio era pari al10,1% del PIL; il peso del
debito pubblico accumulato nel decennia prece
dente aveva raggiunto il 101,5% del PIL, mentre
crescevano rapidamente i tassi di interesse sui ti
tali pubblici, introducendo nuovi elementi di rigi
dita nel bilancio; il livello della pressione fiscale
(40,6%), aumentato significativamente nel quin
quennio precedente e giunto poco al di satta del
la media europea, non consentiva spazi ampi di ul
teriore manovra.

Alla fine del 1997, pur non potendosi ritenere
concluso il processo di risanamento (in presenza
di un debito pubblico ancora lantana da livelli
considerati fisiologici), i progressi realizzati ap
paiono considerevoli: il rapporto deficit/PIL si e
collocato al di satta della soglia del 3% richiesta dal
Trattato e il rapporto debito/PIL ha invertito, a
partire dal 1995, una tendenza alla crescita che du
rava dall'inizio degli anni '80.

Le ampie e ricorrenti manovre di finanza
pubblica, che hanna condotto alla progressiva
riduzione del deficit, hanna interessato tutte le
componenti fondamentali del bilancio, inciden
do in misura sostanziale sulle dinamiche di fonda
delle paste di entrata e di uscita. L'intero proces
so di riequilibrio, peraltro, e stato fortemente
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condizionato dall'andamento del ciclo economi
co che ha caratterizzato il periodo 1992-97, in
fluenzandone a sua volta la dinamica. Il prolun
garsi di una fase di relativa debolezza della ere
scita economica, e il permanere di un livello di
inflazione e di tassi di interesse superiori a quelli
europei, ha costituito i vincoli entro cui sana sta
te operate le scelte di bilancio: l'esigenza di rea
lizzare manovre di dimensioni consistenti ha do
vuto misurarsi costantemente can la debolezza
della crescita. Per altro verso, l'intensita e la cre
dibilita dell'azione di risanamento del bilancio si
sana paste come condizioni necessarie per
rafforzare l'affidabilita del Paese sui mercati in
ternazionali e consentire attraverso la diminuzio
ne dei tassi di interesse di alleggerire la spesa per
il servizio del debito e rendere progressivamen
te meno onerosi gli interventi compensativi sul
saldo primario.

A partire dal 1992 l'azione di risanamento dei
conti pubblici assunse caratteri di maggiore inci
sivita rispetto agli anni precedenti. La crisi valuta
ria e finanziaria del settembre di quell'anno, che
determine l'uscita dell'Italia dagli accordi di cam
bia, era stata alimentata anche dalla percezione
da parte dei mercati finanziari di una situazione
dei conti pubblici fuori linea rispetto ai piani di
convergenza. La manovra impostata per il 1993
assunse quindi dimensioni particolarmente am
pie (pari al 5,8% circa del PIL nelle previsioni ini
ziali) , dovendo fornire un segnale chiaro della vo
lonta di procedere can decisione nella riduzione
del deficit, pur scontando al suo interno una
componente significativa di provvedimenti tem
poranei. Contemporaneamente, vennero avviate
riforme strutturali nei settori cruciali della previ
denza, del pubblico impiego, della finanza locale
e della sanita, attraverso le quali si mirava ad inci
dere sui meccanismi di fonda di formazione del
la spesa pubblica, la cui dinamica tendenziale,
nelle componenti di natura sia discrezionale sia
retributiva e pensionistica richiedeva una azione
articolata e continua.

La consistente correzione consenti, nel breve
periodo, unicamente di mantenere l'indebita
menta netto in rapporto al PIL su livelli analoghi
a quelli dell'anno precedente (9,5%), intervenen
do su un andamento tendenziale delle entrate tri
butarie frenato dalla caduta dell'attivita economi
ca (il PIL si ridusse in quell'anno dell'1,2% in ter
mini reali) e su una dinamica delle spesa primaria
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ancora sostenuta, cui si sommava l'espansione
degli oneri per interessi, sospinta dagli effetti ri
tardati del rialzo dei tassi sui titoli dell' anna pre
cedente.

La debolezza congiunturale del 1993, caratte
rizzata da una marcata flessione dei consumi in
terni, indusse a impostare una manovra per il
1994 di importo limitato (31.000 miliardi circa,
pari all'1,7% del PIL, cui si aggiunsero ulteriori
5.000 miliardi in corso d'anno), incentrata su un
articolato insieme di provvedimenti di raziona
lizzazione delle spese di funzionamento dell'ap
parato amministrativo. Tale impostazione mirava
a minimizzare gli effetti restrittivi dei provvedi
menti sul sistema economico, limitando le misu
re destinate a gravare sul reddito disponibile e a
ridurre al contempo gli sprechi nella gestione
della spesa, ridando efficienza ai servizi pubblici.
Si trattava tuttavia di misure destinate a produrre
effetti pili nel medio periodo che nel breve. Pe
raltro, i provvedimenti adottati in quell'ambito
assunsero le caratteristiche di una vera e propria
riforma della pubblica amministrazione che di
segno un percorso seguito anche negli anni sue
cessivi.

II livello dell'indebitamento netto si colloco
nel 1994 poco al di sotto di quello dell'anno pre
cedente (9,2%). Sia il totale delle entrate, sia quello
delle uscite registrarono per la prima volta una
sostanziale stazionarieta rispetto ai livelli dell'an
no precedente, pur scontando al loro interno di
namiche differenziate. La spesa corrente al netto
degli interessi continuo a registrare ritmi di ere
scita positivi, rna in rallentamento, mentre si os
servo una netta flessione delle spese in conto ca
pitale e degli oneri per il servizio del debito, deri
vante, quest'ultima, dalla diminuzione dei tassi in
tervenuta a partire dal 1993. La pressione fiscale si
ridusse di 2,7 punti percentuali, riflettendo anche
la mancata compensazione del gettito che nell'an
no precedente era derivato da provvedimenti
una tantum.

Con la manovra per il1995, impostata in una fa
se di ripresa delle attivita produttive e di flessione
dell'inflazione e dei tassi di interesse, gli interventi
sul bilancio tornarono a farsi pili intensi (48.000
miliardi, pari a circa il 3% del PIL, cui si aggiunse
una ulteriore manovra di 21.000 miliardi in corso
d'anno). I provvedimenti dal lato delle entrate fu
rono caratterizzati dal ricorso al gettito una tan
tum proveniente dai condoni (in particolare tribu-
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tario ed edilizio) e, con la manovra aggiuntiva, da
gli interventi strutturali sull'imposizione indiretta.
SuI fronte delle uscite gli interventi si concentra
rono essenzialmente sulle prestazioni sociali e, in
particolare, sulla spesa previdenziale. In quest'ulti
mo settore, dopo una difficile fase di contrattazio
ne con le parti sociali, venne approvata una rifor
rna del sistema pensionistico, orientata a modifi
care la dinamica tendenziale di uno dei settori pili
rilevanti della spesa pubblica.

L'indebitamento netto passe dal 9,2% dell'anno
precedente al 7,7% (7,0% se si escludono le spese
per 17.500 miliardi circa, connesse alle sentenze
della Corte costituzionale in materia pensionistica
registrate per intero in quell'anno), grazie soprat
tutto alla riduzione delle spese totali in rapporto al
PIL. La pressione fiscale si mantenne sostanzial
mente sullivello dell'anno precedente, in presen
za di un PIL nominale in netta ripresa, mentre, sul
fronte delle spese, il significative rallentamento
nella crescita delle prestazioni sociali e dei consu
mi collettivi (ridottisi entrambi in rapporto al PIL)
venne in parte contrastato dalla espansione della
spesa per interessi che rifletteva le tensioni sui
mercati monetari registrate dalla seconda meta
dell'anno precedente.

La dimensione della manovra per il 1996 ri
sulto meno ampia dell'anno precedente, nella
prospettiva di una crescita dell'economia reale
ancora consistente (+3%) e di una significativa
flessione del tasso di inflazione (in quella fase pe
raltro l'obiettivo del 3% nel rapporto indebita
mento/PIL veniva collocato al 1998). I provvedi
menti, pari a 32.500 miliardi, che nel disegno ini
ziale della manovra dovevano essere ripartiti in
misura sostanzialmente uguale tra maggiori en
trate e minori uscite, finirono per incidere mag
giormente sugli introiti, in particolare sui contri
buti sociali, quale effetto della riforma del sistema
pensionistico, e sul gettito dell'imposizione loca
le, nel quadro di una politica di aumento dell'au
tonomia tributaria degli enti locali.

II netto ridimensionamento nell'andamento
dell'attivita economica rispetto alle previsioni
(la crescita del PIL risulto pari allo 0,7%) e il ri
tardo con cui la riduzione dei tassi di interesse si
rifletteva sui conti pubblici imposero una ma
novra aggiuntiva in corso d'anno per 16.000 mi
liardi circa, che venne orientata prevalentemen
te sulla riduzione delle spese. L'indebitamento
netto si colloco cosi al 6,7% del PIL, un livello di
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poco inferiore a quello dell'anno precedente,
scontando il sovrapporsi di elementi di natura
diversa. Alle tendenze di fondo delle grandezze
di bilancio e alla limitata efficacia di alcune misu
re si aggiunsero gli effetti conseguenti al venire
meno di provvedimenti presi negli anni prece
denti.

In presenza di una spesa per interessi passivi
sostanzialmente stabile in termini assoluti, il mo
derato miglioramento fu conseguito soprattutto
per effetto della buona crescita delle entrate, deri
vanti in particolare dall'imposizione diretta.

L'evoluzione dei conti pubblici nel 1997 rientra
nella storia recente, la riduzione del deficitin rap
porto al PIL, di oltre 4 punti percentuali, e stata
conseguita grazie alla marcata riduzione della spe
sa per interessi, alla dinamica contenuta delle altre
principali voci di spesa (le sole prestazioni sociali
hanno mantenuto un ritmo di crescita sostenuto,
seppure inferiore a quello dell'anno precedente),
alla crescita delle entrate tributarie e contributive,
cui si e aggiunto il gettito una tantum del prelievo
straordinario per l'Europa. L'avanzo primario e
quindi risultato in aumento di 2,7 punti percentua
Ii rispetto al 1996 (6,8%).

2.2 L'evoluzione dei conti pubblici nel1997

Il processo di riduzione del deficitin rapporto
al PIL, inatto dall'inizio degli anni novanta, ha regi
strato, dunque, nell'anno appena trascorso, una
marcata accelerazione, con una flessione pari a 4
punti percentuali. Nel 1997 il rapporto tra l'inde
bitamento netto delle amministrazioni pubbliche
e il PIL ha infatti raggiunto il valore di 2,7%, collo
candosi al di sotto della soglia di riferimento del
3%, fissata dal Trattato di Maastricht. Fra i paesi che
aderiscono all'UME (Figura 2.1), l'Italia mostra il
percorso di convergenza piu rapido. Per una cor
retta valutazione di tali andamenti, va pero ricor
dato che sul rapporto in questione negli anni piu
recenti ha influito la modifica nella registrazione
degli oneri derivanti dalle sentenze della Corte
Costituzionale in materia pensionistica: in base al
la decisione di Eurostat, infatti, il debito dello Sta
to generato da tali sentenze, per circa 17.500 rni
liardi, e stato fatto gravare integralmente sull'inde
bitamento del 1995 e non, come nel precedente
trattamento, su quello degli anni di emanazione
delle sentenze.
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Il sostanziale miglioramento del disavanzo di
bilancio registrato nel 1997 e stato realizzato mal
grado gli effetti non favorevoli del ciclo economi
co che, pur registrando segnali di ripresa nel se
condo trimestre dell'anno, ha proiettato sul bilan
cio gli effetti ritardati della contenuta dinamica del
1996. Se si depurasse il saldo di bilancio da tali fat
tori, considerando il cosiddetto saldo strutturale, il
livello del deficit risulterebbe dunque inferiore a
quello segnalato dai dati effettivi. In particolare,
nel 1997 il ciclo economico ha avuto un impatto
negativo sulla finanza pubblica italiana pari a circa
10 0,7% del PIL, secondo le stime della Commis
sione europea. Tale impatto e stato superiore a
quello mediamente registrato per l'intera area Ue,
pari a -0,5%. Il saldo depurato dal ciclo si colloche
rebbe pertanto al livello del 2% del PIL, in linea
con quello medio europeo (I ,9%).

Nella parte superiore della Figura 2.2 e rappre
sentato l'andamento del saldo primario e dell'in
debitamento netto in rapporto al PIL nel corso
degli anni novanta, la distanza fra le due curve rni
sura l'incidenza sul PIL degli oneri per il servizio
del debito pubblico. Fino al 1996 (ad esclusione
del 1994) il processo di convergenza del deficit
verso la soglia del 3% e stato sostanzialmente trai
nato dall'andamento del saldo primario; nel 1997
l'aumento di quest'ultimo (da 4,1% del 1996 a 6,8%)
e stato accompagnato da una flessione di 1,3 punti
percentuali del rapporto tra la spesa per interessi
e il PIL. Le caratteristiche del risanamento finan
ziario sono sinteticamente rappresentate nella se
conda parte della Figura 2.2, in cui si vede come
nel 1997 il saldo complessivo di parte corrente (ri
sparmio 0 disavanzo) si sia sostanzialmente azze
rato e l'indebitamento netto coincida pertanto
con il saldo del conto capitale. In altri termini, le
risorse finanziarie che l'amministrazione pubblica
ha reperito attraverso il ricorso al credito degli
operatori esterni sono state destinate al finanzia
mento dell'attivita di conto capitale, ritenuta, per
sua natura, in grado di generare condizioni di futu
ra redditivita.

Le entrate

Le numerose misure disposte con la legge fi
nanziaria per il 1997 ed il provvedimento colle
gato, nonche gli ulteriori interventi attuati in cor
so d'anno (la cosiddetta manovra di primavera
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Figura 2.1 - Indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in % del PIL nei paesi
dell'Ue - Anni 1994-1997
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Fonte: Commissione europea, Relazione sulla convergenza, Marzo 1998

Figura 2.2 -- Saldi di finanza pubblica in % del PIL - Anni 1990-1997
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ed i provvedimenti dell'autunno scorso di ri
strutturazione delle aliquote IVA), sono all'origi
ne della forte crescita registrata dal prelievo fi
scale e contributivo. Dei 62.000 miliardi di cor
rezione complessivamente programmati per il
1997, circa 38.000 sono stati costituiti da aumenti
di entrate.

L'incidenza sul PIL delle entrate totali acquisi
te dalle amministrazioni pubbliche e passata dal
46,5% del 1997 al 48,8% (Tavola 2.1), superando il
precedente livello massimo toccato nel 1993
(48,3%). Con riferimento alle sole entrate cor
renti il rapporto e cresciuto di 1,9 punti, dal
46,0% al 47,9%. La pressione fiscale (il rapporto
delle imposte dirette, indirette ed in conto capi
tale e dei contributi sociali effettivi e figurativi sul
PIL) e cresciuta di poco meno di due punti, dal
42,4% al 44,3%, mentre la pressione fiscale di
parte corrente (escluse cioe le imposte in conto
capitale di carattere straordinario) e passata dal
42,1% a143,6%.

Con riferimento a quest'ultimo indicatore (per
il quale si dispone di informazioni omogenee per
i paesi dell'Ue), l'Italia si colloca in una posizione
intermedia fra i livelli pili elevati fatti registrare da
Francia, Belgio, Austria, Olanda e altri paesi nordi
ci dell'Europa continentale, quello moderatamen
te inferiore della Germania e quelli nettamente in
feriori di Regno Unito, Irlanda e paesi dell'Europa
meridionale (Figura 2.3), E interessante notare

2. LA FINANZA PUBBLICA

che l'aumento della pressione fiscale ha contras
segnato la finanza pubblica di tutti i paesi europei
tra il 1995 e il 1997, con la sola eccezione della
Germania. Inoltre, i paesi che si sono collocati
nella fascia pili bassa sono, ad eccezione dell'In
ghilterra, quelli il cui sviluppo economico e relati
vamente pili recente: Spagna, Portogallo, Grecia,
Irlanda.

La forte crescita nel 1997 delle entrate tributarie
e contributive in Italia (la cui elasticita rispetto al
PIL e stata pari a 2,1) ha riguardato tutte le princi
pali voci (imposte dirette, indirette, contributi so
ciali e imposte in conto capitale).

Le imposte dirette

Le imposte dirette (Tavola 2.1) hanno segnato
nel 1997 l'incremento pili consistente fra le en
trate tributarie (+90/0). La loro incidenza sul PIL e
passata dal 15,2% nel 1996 al 15,9%, facendo regi
strare un'elasticita superiore a 2. In particolare, il
gettito dell'IRPEF e cresciuto del 9%. La modera
ta ripresa del tasso di crescita delle retribuzioni,
a seguito dei rinnovi contrattuali, si e tradotta in
un aumento di poco pili del 3% della relativa ba
se imponibile (Ie retribuzioni lorde delle unita di
lavoro regolari, al netto dei contributi sociali a ca
rico dei lavoratori), in presenza di una sostanzia
le stabilita dell'occupazione dipendente. I reddi-

Figura 2.3 - Pressione fiscale di parte corrente nei paesi defl'Ue - Anni 1994-1997 (dati percentuali)
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Tavola 2.1 - Conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - Anni 1994-1997 (miliardi
di lire correnti)

VALORI ASSOLUTI VARIAZIONIO/O
Anni

VOCIECONOMICHE 1994 1995 1996 1997 1995 su 1996 su 1997 su
1994 1995 1996

USCITE
Consumi collettivi 280.474 284.633 305.995 318.411 1,5 7,5 4,1

di cui: redditi da lavoro dipendente 197.446 201.188 218.039 229.494 1,9 8,4 5,3
consumi intermedi 82.371 82.825 87.148 88.537 0,6 5,2 1,6

Contributi alia produzione 32.864 27.852 29.214 27.246 -15,3 4,9 -6,7
Prestazioni sociali 319.464 335.041 360.039 382.524 4,9 7,5 6,2
Altre uscite correnti 18.419 17.876 22.891 23.622 -2,9 28,1 3,2
Uscite correnti al netto interessi 651.221 665.402 718.139 751.803 2,2 7,9 4,7
Interessi passivi 179.927 201.132 202.362 185.163 11,8 0,6 -8,5
Totale uscite correnti 831.148 866.534 920.501 936.966 4,3 6,2 1,8
Investimenti fissi lordi 37855 38774 42.524 45.656 2,4 9,7 7,4
Contributi agli investimenti 24387 23.543 23.600 20.314 -3,5 0,2 -13,9
Altre uscite in c/capitale 5.572 20.215 8.581 1.816 262,8 -57,6 -78,8
Totale uscite in c/capitale 67.814 82.532 74.705 67.786 21,7 -9,5 -9,3
TOTALE US CITE COMPLESSIVE 898.962 949.066 995.206 1.004.752 5,6 4,9 1,0

ENTRATE
Imposte dirette 244.854 259.741 284.344 309855 6,1 9,5 9,0
Imposte indirette 192.173 209.610 221.463 238.521 9,1 5,7 7,7
Contributi sociali effettivi 213.679 231.671 277.061 294.716 8,4 19,6 6,4
Contributi sociali figurativi 30.588 30.153 5.735 7.173 -1,4 -81,0 25,1
Altre entrate correnti 59.945 66.636 72.430 84.069 11,2 8,7 16,1
Totale entrate correnti 741.239 797.811 861.033 934.334 7,6 7,9 8,5
Imposte in c/capitale 2.011 8.639 5034 13867 329,6 -41,7 175,5
Altre entrate in c/capitale 5.562 6.239 3991 4.331 12,2 -36,0 8,5
Totale entrate in c/capitale 7.573 14.878 9.025 18.198 96,5 -39,3 101,6
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 748.812 812.689 870.058 952.532 8,5 7,1 9,5
SALDO CORRENTE -89.909 -68.723 -59.468 -2.632
INDEBITAMENTO NETTO -150.150 -136.377 -125.148 -52.220
SALDO PRIMARIO 29.777 64.755 77.214 132.943

INCIDENZA % SUL PIL
USCITE

Consumi collettivi 17,1 16,1 16,3 16,3
di cui: redditi da lavoro dipendente 12,0 11,4 11,6 11,8

consumi intermedi 5,0 4,7 4,7 4,5
Contributi alia produzione 2,0 1,6 1,6 1,4
Prestazioni sociali 19,5 18,9 19,2 19,6
Altre uscite correnti 1,1 1,0 1,2 1,2
Uscite correnti al netto interessi 39,7 37,5 38,3 38,5
Interessi passivi 11,0 11,3 10,8 9,5
Totale uscite correnti 50,7 48,9 49,2 48,0
Investimenti fissi lordi 2,3 2,2 2,3 2,3
Contributi agli investimenti 1,5 1,3 1,3 1,0
Altre us cite in c/capitale 0,3 1,1 0,5 0,1
Totale uscite in c/capitale 4,1 4,7 4,0 3,5
TOTALE USCITE COMPLESSIVE 54,9 53,6 53,1 51,5

ENTRATE

Imposte dirette 14,9 14,7 15,2 15,9
Imposte indirette 11,7 11,8 11,8 12,2
Contributi sociali effettivi 13,0 13,1 14,8 15,1
Contributi sociali figurativi 1,9 1,7 0,3 0,4
Altre entrate correnti 3,7 3,8 3,9 4,3
Totale entrate correnti 45,2 45,0 46,0 47,9
Imposte in c/capitale 0,1 0,5 0,3 0,7
Altre entrate in c/capitale 0,3 0,4 0,2 0,2
Totale entrate in c/capitale 0,5 0,8 0,5 0,9
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 45,7 45,9 46,5 48,8

SALDO CORRENTE -5,5 -3,9 -3,2 -0,1
INDEBITAMENTO NETTO -9,2 -7,7 -6,7 -2,7
SALDO PRIMARIO 1,8 3,7 4,1 6,8

Fonte: Istat, Conti economici nazionali

72 ISTAT - RAPPOIUO A:\I'\UALE 1997



ti da pensioni di indennita, vecchiaia e superstiti
(IVS) hanno invece mostrato un andamento net
tamente pili accelerato (+S%). Sull'evoluzione
dell'IRPEF hanno inoltre influito le misure di li
mitazione degli oneri deducibili in sede di di
chiarazione, disposte con la legge finanziaria per
il 1997.

II prelievo effettuato tramite ritenuta alla fonte
sui redditi da lavoro ed assimilati ha registrato il
tasso di variazione pili elevato, mentre meno so
stenuto e risultato l'aumento del gettito derivante
dai versamenti per autotassazione in acconto e a
saldo: su quest'ultimo, in particolare, si sono rifles
si sia il rallentamento della crescita del 1996, sia
l'entrata a regime del sistema di recupero imme
diato dei crediti di imposta attraverso l'accredito
in busta paga, per i percettori di reddito da lavoro
dipendente che utilizzano il modello 730, 0 la
compensazione in conto fiscale, per gli altri sog
getti IRPEF.

L'IRPEG e l'ILOR hanno registrato incrementi
particolarmente sostenuti, rispettivamente pari a
32,9% e 23,1%. Tali andamenti scontano la manca
ta contabilizzazione di 3.072 miliardi derivanti dai
versamenti in acconto effettuati dall'Ufficio italia
no cambi nel novembre 1997 a fronte delle plu
svalenze realizzate sulla vendita alla Banca d'Italia
dei quantitativi di oro in suo possesso (efr. il Box.
L'armonizzazione delle statisticbe sui parame
tri di convergenza del bilancio pubblico). A tali
dinamiche hanno concorso i provvedimenti di
sposti con la finanziaria per il 1997, in particolare
I'indeducibilita delle quote di ammortamento e
canoni per beni non strumentali all'impresa, .le
misure atte all'individuazione delle cosiddetta so
cieta di comodo e il potenziamento dell'attivita di
accertamento. Peraltro, alla base della crescita del
gettito e da porre soprattutto l'aumento dei mar
gini di profitto (i versamenti IRPEG in acconto sui
redditi dell'esercizio in corso sono cresciuti di
circa il 37%, mentre quelli a saldo sono aumentati
di circa il 20% rispetto all'anno precedente). Tale
dinamica e stata sostenuta, soprattutto nel settore
delle societa finanziarie, dall'espansione degli utili
derivanti dalle plusvalenze realizzate sui titoli in
portafoglio, connesse alla flessione dei tassi di in
teresse.

Tale flessione ha determinato, d'altra parte, una
considerevole riduzione del gettito dell'imposta
sostitutiva sugli interessi (-11,2%), la quale sconta
anche gli effetti del decreto legislativo n. 239 del
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1996 che ha disposto la soppressione delle ritenu
te sugli interessi per i titoli obbligazionari detenu
ti dalle persone giuridiche.

Le imposte indirette

Le imposte indirette (+ 7,7%) hanno mostrato
nel 1997 una evoluzione leggermente meno soste
nuta di quella delle imposte sul reddito passando
dall'l1,S% del PIL nel1996 aI12,2% (Tavola 2.1). Fra
i tributi principali, il gettito dell'IVA ha registrato
un incremento di oltre il 9%, sostenutodalla dina
mica dei consumi (aumentati nel 1997 in termini
nominali del 4,9%) e dall'aumento delle aliquote
medie, derivante dalla rimodulazione effettuata,
anche a fini di armonizzazione comunitaria, all'ini
zio dell'autunno del 1997; inoltre, si e ridotta la quo
ta di IVA assegnata all'Ue come risorsapropria.

II gettito delle accise ha fatto registrare un au
mento modesto rispetto all'anno precedente
(+1,9%). Cia e da imputare fondamentalmente ai
tributi gravanti sui prodotti energetici (in parti
colare sugli olii minerali) per la ridotta dinamica
dei consumi, in particolare nella prima meta
dell'anno. E da sottolineare peraltro che le stime
di contabilita nazionale sono inferiori ai dati di bi
lancio per circa 1.300 miliardi. Tale differenza de
riva dalla necessita di neutralizzare gli effetti sugli
incassi delle modifiche nelle scadenze dei versa
menti delle imposte sulla produzione, disposte
con la legge 669/96: tale operazione e stata effet
tuata in applicazione delle norme del SEC79 (Si
stema europeo dei conti, attualmente in vigore) e
delle relative decisioni Eurostat riguardo al mo
mento di registrazione delle operazioni. La retti
fica ha riguardato le imposte di fabbricazione su
gli olii minerali, sul gas metano e sull'energia elet
trica. Anche altri tributi, non compresi fra le ac
cise, sono stati interessati da misure finalizzate
all'anticipazione delle scadenze nei versamenti:
in particolare, l'imposta ipotecaria ed i diritti ca
tastali e di scritturato, per i quali e stato introdot
to un sistema di autoliquidazione che consente
l'accelerazione dei relativi incassi. Per questi ulti
mi tributi la rettifica apportata nei conti naziona
li e di circa SOO miliardi.

A sostenere il gettito delle imposte indirette
ha concorso il nuovo tributo a carico dei conces
sionari della riscossione, ai quali, con la manovra
di primavera e le successive leggi di attuazione, e
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stato conferito il diritto ad effettuare la riscossio
ne di imposte precedentemente introitate dagli
uffici finanziari dello Stato (uffici del registro).
L'onere a carico dei concessionari per acquisire
tale diritto e ammontato a 2.957 miliardi di lire
nel 1997.

Nell'ambito delle entrate complessive delle
amministrazioni pubbliche, un'importanza ere
scente e andato acquisendo il prelievo locale. Il
processo di risanamento della finanza pubblica,
imperniato in buona partesulla crescita del pre
lievo fiscale, e infatti proceduto di pari passo con
l'aumento dell'autonomia tributaria delle ammini
strazionilocali. Sitratta di una tendenza che pro
segue ininterrottamente dall'inizio degli anni no
vanta (Figura 2.4) e che ha portato la quota delle
entrate proprie (comprensiva anche dei proven
ti delle vendite di beni e servizi) sul tot ale delle
entrate del conto economico delle amministra
zioni locali dal 26,2% nel 1991 al 40,7% nel 1997
(nelle entrate proprie delle amministrazioni loca
li non sono compresi i contributi sanitari, che fi
gurano come introitati dagli enti di previdenza e
riversati al Fondo Sanitario Nazionale, dal quale
sono poi trasferiti alleamministrazioni regionali
per il finanziamento della spesa sanitaria). Un
ruolo centrale in tale processo di allargamento
della responsabilita finanziaria a livello locale e as
segnato ai comuni. Le linee fondamentali dell'evo
luzione dei bilanci comunali' negli ultimi anni so-

no tracciate successivamente nell'approfondi
mento L'autonomia finariziaria dei comuni.

Nel 1998 l'acquisizione diretta da parte delle
Regioni dell'IRAP (l'imposta regionale sulle atti
vita produttive), che sostituisce, tra gli altri, anche
gli aboliti contributi sanitari, oriented ulterior
mente il sistema fiscale nella direzione del decen
tramento.

J contributi sociali

Come il complesso delle imposte correnti, an
che i contributi sociali effettivi sono cresciuti ad
un tasso superiore a quello del PIL, con una elasti
cita di 1,5; unitamente a quelli figurativi (che a se
guito dell'istituzione nel 1996 della gestione previ
denziale dei dipendenti statali presso l'INPDAP
sono di importo scarsamente significativo) hanno
raggiunto nel 1997 il 15,5% del PIL rispetto al
15,1% del 1996 (Tavola 2.1). Essi rappresentano
quasi 1/3 del totale delle entrate delle amministra
zioni pubbliche. La crescita dei contributi effetti
vi e stata sostenuta soprattutto dalla dinamica di
quelli di natura previdenziale (+7,3%); pili mode
rata e stata l'espansione di quelli sanitari (+4,5%).
Mentre questi ultimi riflettono sostanzialmente la
dinamica delle basi imponibili, non essendo stat a
introdotta alcuna modifica delle aliquote, i primi
sono stati interessati da diversi provvedimenti

Figura 2.4 - Entrate delle amministrazioni locali - Anni 1990-1997 (miliardi di lire correnti)
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che hanno riguardato tanto i contributi sui redditi
dal lavoro dipendente, quanto quelli a carico dei
lavoratori autonomi.

All'origine della dinamica dei contributi previ
denziali sono da porre diversi fattori. Alla cresci
ta della massa salariale dei lavoratori regolari
(+3,2%) si e infatti associato l'aumento delle ali
quote contributive a carico del datore di lavoro,
che ha interessato il settore pubblico (quelle degli
enti locali sono passate dal 20,2% del 1996 al 23,8%
del 1997, mentre sono aumentate anche le aliquo
te di fatto a carico dello Stato, comprensive della
contribuzione aggiuntiva da versare all'INPDAP).
D'altra parte, si e avuta una riduzione di quasi
1.000 miliardi (-19,4% rispetto al1996) degli sgravi
contributivi. Gli oneri a carico del datore di lavo
ro sono pertanto aumentati dell'8,6%, a fronte
della pili contenuta crescita dei contributi previ
denziali a carico del lavoratore (+3,5%). L'anda
mento di questi ultimi e tuttavia influenzato
dall'inclusione, nel 1996, di un importo pari a cir
ca 2.000 miliardi, relativo a contributi a carico dei
lavoratori statali dovuti per esercizi pregressi, rna
versata interamente in quell'anno. Al netto di tale
importo (che nel 1996 aveva fatto peraltro au
mentare le retribuzioni lorde, di cui gli oneri a ca
rico del lavoratore sono una componente) i con
tributi previdenziali dei lavoratori dipendenti
dell'intera economia registrano nel 1997 un au
mento del 7,8%.

Gli oneri previdenziali a carico dei lavoratori in
dipendenti sono cresciuti del 6,2%. Tale aumento,
che riflette anche l'entrataa regime della gestione
INPS per i lavoratori parasubordinati, testimonia
di una crescita relativamente contenuta dei redditi
da lavoro autonomo.

Infine, sul gettito contributivo del settore pri
vato dell'economia ha influito in senso depressi
vo la riduzione degli introiti derivanti dal condo
no e dal recupero dei crediti di contributi, passa
ti da circa 5.300 miliardi nel 1996 a poco pili di
3.800 nel 1997.

Le imposte in canto capitate

Si e gia accennato alle principali imposte di ca
rattere straordinario introdotte per il 1997. L'Eu
rotassa (sotto forma di addizionale IRPEF) ed il
prelievo sul trattamento di fine rapporto (TFR)
hanno assicurato un gettito di circa 11.400 rniliardi,
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lievemente inferiore alle attese. La prima, per il
suo carattere progressivo, ha gravato maggior
mente sulle categorie con livelli di reddito e ric
chezza pili elevati; il prelievo sul TFR, effettuato
presso le imprese, ha determinato, come effetto
immediato, un aumento per esse dei costi medi di
ricorso al credito, ed hacoinciso, peraltro, con
una fase di buona redditivita. Il ruolo svolto da tali
misure e importante, non tanto per la loro entita,
quanto piuttosto perche hanno contribuito a for
mare aspettative positive circa l'esito del proces
so di convergenza e, di conseguenza, hanno in
dottonegli operatori comportamenti coerenti
con l'obiettivo: cia si e verificato in particolare
con riferimento alle aspettative sui tassi di interes
se e sul cambio.

L'esercizio in corso non potra pili contare sui
proventi di queste imposte straordinarie, se non
per la parte dei versamenti in conto residui trasci
nati al1998 e per una quota del prelievo sul TFR; la
perdita di gettito dovrebbe trovare almeno par
ziale compensazione negli effetti di altre misure di
carattere permanente, quale l'entrata a regime del
le nuove aliquote IVA.

Le uscite

Alla riduzione di quattro punti percentuali del
rapporto indebitamento/PIL registrata nel 1997 il
contenimento della spesa pubblica ha contributo
nella rnisura del 40% circa. L'incidenza sul PIL del
le uscite complessive e passata dal 53,1% al 51,5%
(Tavola 2.1), con un'elasticita pari a 0,2.

Nel contesto europeo, tale rapporto si colloca
in posizione mediana. Nella Figura 2.5 sono rap
presentati per l'ultimo quadriennio i rapporti sul
PIL della spesa pubblica al netto delle entrate in
conto capitale dei principali i paesi europei: nel
1997 il valore del rapporto per l'Italia si colloca su
un livello inferiore a: quelli di Belgio, Danimarca,
Francia, Finlandia, Austria e Svezia, simile a quello
dell'Olanda, e superiore a quelli di Germania, Gre
cia, Spagna, Irlanda, Portogallo e Regno Unito.

Al netto degli interessi, degli oneri cioe che de
rivano dall'accumulazione delle passivita generate
negli esercizi pregressi, la spesa pubblica italiana
(sempre al netto delle entrate in conto capitale)
evidenzia un livello relativo pet unita di PIL pili
basso di quello medio europeo (41,1% contro
43,7% nel 1997). Considerando gli andamenti delle
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singole poste di uscita, hanno registrato una dina
mica sostenuta le spese per redditi da lavoro di
pendente, per prestazioni sociali e per investi
menti fissi lordi, mentre i contributi alla produ
zione e agli investimenti nonche le spese per inte
ressi passivi hanno mostrato una netta flessione. I
consumi intermedi, infine, hanno segnato una cre
scita modesta.

I redditi da lavoro dipendente

I redditi da lavoro dipendente sono aumentati
nel 1997 (Tavola 2.1) del 5,3%, registrando tuttavia
una diversa evoluzione delle componenti interne
di retribuzioni lorde e contributi sociali. Le prime
sono aumentate di poco meno del 2%, i secondi
sono incrementati del 13%. Poiche questi ultimi
sono in realta una partita di giro nell'ambito del
conto economico consolidato delle amministra
zioni pubbliche (essendo registrati tra le entrate
contributive), l'impatto sul deficit della dinamica
del costa del lavoro del settore pubblico e stato
inferiore alla crescita del reddito nazionale, contri
buendo anch'esso alla riduzione del rapporto in
debitamento/PIL.

La contenuta dinamica delle retribuzioni lorde
e dipesa da una flessione dell'l% circa dell'occu
pazione dipendente del settore pubblico, da una
politica dei rinnovi contrattuali che non ha con-

sentito aumenti retributivi superiori al tasso di
inflazione, dalla scansione temporale di alcuni
rinnovi contrattuali, in particolare quello dell'area
medica della sanita che, gravando in parte sui
conti del 1996, hanno elevato la base di riferi
mento. Sull'andamento delle retribuzioni ha in
fluito , inoltre, la gia ricordata concentrazione nel
1996 di contributi a carico dei lavoratori statali di
competenza di esercizi precedenti. Poiche gli
oneri a carico del lavoratore sono una compo
nente delle retribuzioni lorde, queste sono risul
tate in quell'anno pili elevate delle corrisponden
ti retribuzioni nette. Depurando il 1996 di tali im
porti le retribuzioni lorde risultano essere cre
sciute nel 1997 del 3,2%, quelle pro-capite del
4,2%.

I contributi sociali a carico delle amministrazio
ni pubbliche in qualita di datori di lavoro sono au
mentati del 13%, come risultato di una variazione
dell'll ,9% dei contributi effettivi e del 25,1% di
quelli figurativi. La marcata crescita di questi ultimi
(calcolati come differenza fra le prestazioni eroga
te direttamente dalle amministrazioni al proprio
personale in servizio 0 in quiescenza e Ie corri
spondenti ritenute previdenziali a carico dellavo
ratore e ridottisi nell'importo a seguito dell'istitu
zione della gestione INPDAP) e derivata dall'aboli
zione della ritenuta previdenziale praticata dal Te
soro sui dipendenti statali, nonostante che ad esso
siano rimasti in carico, dopo Ia riforma previden-
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ziale, i pagamenti dei trattamenti provvisori e del
le pensioni privilegiate.

Come gia accennato, sull'accelerazione dei ver
samenti per contributi sociali effettivi hanno in
fluito, oltre agli aumenti retributivi, l'innalzamento
delle aliquote previdenziali a carico degli enti
dell'amministrazione locale e l'aumento, rispetto
al 1996, della contribuzione aggiuntiva a favore
dell'INPDAP a carico dello Stato.

Le prestazioni sociali

La spesa pubblica per la protezione sociale
(che comprende, oltre alle prestazioni sociali, le
spese sostenute per l'erogazione di servizi socia
li direttamente gestiti dall'operatore pubblico)
ha raggiunto nel 1997 il 50% del totale delle uscite
correnti ed il 24% del PIL. In particolare, sia la
spesa previdenziale sia quella sanitaria sono au
mentate del 6,7%, tasso peraltro inferiore a quel
10 registrato l'anno precedente. La spesa assi
stenziale e invece diminuita dello 0,6%.

L'attivita di protezione sociale in Italia e ge
stita prevalentemente dalle amministrazioni
pubbliche, essendo quella effettuata dai privati
limitata ad alcuni interventi delle imprese in
quanto datori di lavoro (provvidenze aziendali
al personale dipendente, gestione dei tratta
menti di fine rapporto di lavoro) e delle istitu
zioni sociali private (asili nido, convitti, presidi
socio-assistenziali, ecc.). Peraltro, confronti in
ternazionali sono possibili soltanto con riferi
mento all'aggregato pili ampio comprensivo
della spesa privata. Gli ultimi dati disponibili,
relativi al 1995, indicano che la spesa per la pro
tezione sociale in Italia era di circa 4 punti di PIL
inferiore alla media europea (24,7% contro
28,4%), risultando superiore solo a quella di Ir
landa, Grecia, Portogallo e Spagna. La differenza
con la Germania era di circa 5 punti, con la Fran
cia di 6 punti. All'interno della protezione so
ciale, in Italia le spese per Ie funzioni vecchiaia e
superstiti sono risultate comparativamente pili
elevate, mentre a quelle per le funzioni invali
dita, malattia, maternita, disoccupazione e col
locamento sono state destinate risorse propor
zionalmente inferiori.

La quota prevalente della spesa di protezione
sociale in Italia e costituita dalle prestazioni so
ciali (pensioni, rendite, sussidi ed altri trasferi-
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menti), cresciute del 6,2% nel 1997 (Tavola 2.1),
con un'elasticita rispetto al PIL dell'1,48. Al loro
interno, la tipologia pili dinamica e stata quella
delle prestazioni previdenziali (+6,9%), sostenu
te dalla crescita dei pagamenti per pensioni
(+7,7%), (risultati peraltro in decelerazione ri
spetto all'anno precedente che aveva fatto regi
strare un incremento dell'8,9%). All'origine della
crescita sono da porre da un lato, il prosegui
mento della tendenza alla crescita del numero
dei trattamenti pensionistici, che al 31 dicernbre
1996 erano pari a quasi 19.600.000 (+0,9% rispet
to all'anno precedente), dall'altro lato, l'aumento
dell'importo medio unitario. Quest'ultimo e la
risultante sia dell'operare del meccanismo an
nuale di perequazione automatica, sia del natura
le turnover delle pensioni che determina la fuo
riuscita .dei trattamenti di origine pili remota, e
di importo meno elevato, e l'ingresso di quelli di
nuova liquidazione aventi un valore medio unita
rio maggiore.

Sempre nell'ambito della funzione vecchiaia, le
liquidazioni per fine rapporto di lavoro nel setto
re pubblico hanno registrato una marcata flessio
ne (-9%), a causa dello slittamento permanente di
sei mesi, disposto con la manovra di primavera,
del termine di corresponsione delle stesse ai di
pendenti che cessano il servizio prima del rag
giungimento dell'eta di pensionamento per vee
chiaia.

La ripresa del ciclo economico in corso d'anno
ha poi consentito di limitare le spese per arnmor
tizzatori sociali, in particolare le indennita di di
soccupazione, diminuite del 4,6%, e gli assegni di
integrazione salariale, la cui flessione del 2,5% e
connessa alla riduzione del numero di ore conces
se (pari ad oltre il 14%), particolarmente accentua
ta nell'industria meccanica.

L'incremento delle prestazioni sociali sanitarie
nel 1997 e stato lievemente superiore al tasso di
crescita dell'economia, rna inferiore a quello
dell'anno precedente (+5,4% rispetto a +8,2%). Ta
le dinamicaderiva da un'accelerazione della spesa
per i farmaci in convenzione, che ha registrato un
aumento del 10%, dovuto principalmente agli ef
fetti sui prezzi dell'innalzamento delle aliquote
IVA.

Le prestazioni di natura assistenziale, che rap
presentano il 6,3% del totale delle prestazioni so
ciali, sono diminuite dell'l,l%. Le pensioni agli in
validi civili, fino al 1996 in costante crescita, hanno
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registrato una flessione dell'1,6%, per effetto sia
della soppressione di alcuni trattamenti (dovuta
all'intensificarsi dei controlli sulla sussistenza dei
requisiti), sia del maggior rigore nella concessione
di nuovi trattamenti.

Le amministrazioni pubbliche operano nel
campo sanitario ed assistenziale, oltre che attra
verso l'erogazione di prestazioni sociali, anche,
fornendo servizi da esse direttamente prodotti; le
prestazioni di servizi sanitari, costituite essenzial
mente dall'assistenza ospedaliera ed ambulatoria
Ie, sono cresciute nel 1997 dell'8,2%, principal
mente a causa dell'aumento delle spese di perso
nale, per effetto dei rinnovi contrattuali nel com
parto medico e paramedico. Le prestazioni di ser
vizi assistenziali sono invece cresciute in maniera
pili contenuta.

Le spese in canto capitate

Gli investimenti fissi lordi sono cresciuti nel
1997 del 7,4% (Tavola 2.1). Tale andamento conso
lida la ripresa registrata nel 1996 dopo la forte con
trazione del periodo 1992-1994 e la stasi del 1995,
riportando gli investimenti sui valori del 1992. Il
nuovo impulso dato agli investimenti pubblici va
nella direzione di un miglioramento qualitativo
della struttura complessiva della spesa, accrescen
done la quota destinata a finalita di sviluppo ed am
modernamento delle infrastrutture e del capitale
fisso. In rapporto al PIL la spesa pubblica per in
vestimenti in Italia e risultata lievemente superiore
a quella media europea (2,3% contro 2,1%) ed e di
poco inferiore al deficit di bilancio.

La ripresa degli investimenti e stata trainata
dall'attivita di spesa degli enti locali, in particola
re dei comuni. Uno stimolo fondamentale in tal
sensa e derivato dalla prosecuzione delle eroga
zioni di mutui da parte della Cassa depositi e
prestiti, dopa la fase di restrizione degli anni
precedenti al 1996 e dal ricorso crescente, a
nuove forme di finanziamento dei piani di inve
stimento.

La spesa in canto capitale nel suo complesso ha
segnato nel 1997 una flessione pari al 9,3% (Tavo
la 2.1). L'aumento degli interventi di investimento
diretto sopra descritti e stato infatti controbilan
ciato dalla politica di contenimento degli investi
menti a sostegno di settori esterni alla pubblica
amministrazione (i contributi agli investirnenti). Si

78

sana inoltre fortemente ridotte le spese per altri
trasferimenti in canto capitale.

Nell'ambito dei contributi agli investimenti sa
na diminuite le erogazioni alle aziende pubbliche,
in particolare alle Ferrovie della Stato ed alle Paste.
I minori trasferimenti sana stati compensati da
maggiori apporti al capitale, non registrati nel can
to economico delle amministrazioni pubbliche,
bensi in quello finanziario, tra le partecipazioni e i
conferimenti. Tale politica, finalizzata a dotare le
aziende del capitale necessaria per procedere alle
ristrutturazioni orientate all'acquisizione di capa
cita autonome di sviluppo e redditivita, si edunque
tradotta in un alleggerimento della spesa pubblica
contabilizzata nei conti nazionali. Per quanta ri
guarda gli altri trasferimenti in canto capitale, in cui
sana registrate operazioni non finalizzate al soste
gno degli investimenti, rna che influiscono sulla di
stribuzione della ricchezza, la riduzione osservata
nel 1997 e dipesa essenzialmente dai mancati rim
borsi in titoli dei crediti di imposta pregressi (pari,
nel 1996, a circa 5.300 miliardi),

I consumi intermedi

Le voci su cui ha poggiato prevalentemente
l'azione di contenimento della spesa sana state i
consumi intermedi, i contributi alla produzione
e gli interessi passivi. I consumi intermedi (Ta
vola 2.1) hanna registrato una dinamica contenu
ta in termini nominali (+ 1,6%) e una riduzione in
termini reali. Tale andamento e da attribuire
prevalentemente alla diminuzione di oltre 2.000
miliardi degli acquisti dell'amministrazione cen
trale e in particolare della Stato. La Figura 2.6
mostra che la riduzione di questi ultimi ha supe
rata 1'8%, approfondendo it trend discendente
iniziato dal 1993. Su tale andamento hanna influi
to le misure di controllo sui pagamenti dis paste
can i provvedimenti della fine del 1996 (d.l.
n. 669 del 31/12/1996), in base ai quali, per le
spese di carattere discrezionale (fra cui rientra
no buona parte dei consumi interrnedi), e stata
data la facolta di impegnare somme in ciascun
bimestre nel limite del 10% della stanziamento
annuo.

Anche Ie spese per acquisti degli enti decentra
ti, pur continuando a crescere a ritmi superiori a
quelli del PIL, hanna mostrato una dinamica pili
contenuta rispetto a quella dell'anno precedente
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Figura 2.6 - Consumi intermedi delle amministrazioni centrali e locali - Anni 1992-1997 (uariazioni
percentuali sull'anno precedente)
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C+6% a fronte di +9,5% del 1996), in conseguenza
anche di un attento sistema di monitoraggio dei
flussi di cassa della finanza locale. Quest'ultimo esta
to realizzato attraverso un meccanismo di limita
zione degli accrediti dal bilancio dello Stato ai conti
di tesoreria intestati agli enti locali, subordinandone
l'esecuzione alla condizione che le disponibilita sui
conti fossero inferiori al 20% di quelle esistenti il
10 gennaio 1997. Inoltre, agli enti decentrati e stato
fatto divieto di prelevare dai conti di tesoreria pili
del 90% dell'importo cumulativamente prelevato
nei corrispondenti mesi del 1996, salvo deroghe
per motivate e documentate esigenze. Dal 1998 il
sistema delle autonomie locali, attraverso il coinvol
gimento della Conferenza Stato-Regioni, dell'Asso
ciazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Unio
ne delle Province Italiane, e stato chiamato a condi
videre la responsabilita dell'obiettivo di fabbiso
gno, assumendo l'impegno a porre in essere com
portamenti coerenti con tale obiettivo, coadiuvan
do il Govemo nell'attivita di monitoraggio.

L'insieme di queste misure ha determinato, ac
canto al complessivo contenimento della spesa
pubblica in termini di cassa, un consistente au
mento dei residui passivi, soprattutto con riferi
mento ai trasferimenti dall'amministrazione dello
Stato agli enti locali, relativi a somme stanziate 0

impegnate, rna in attesa di accredito nei conti di
tesoreria. :E importante sottolineare che la cresci
tadei residui passivi (gia peraltro oggetto di prov-
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vedimenti di cancellazione) costituisce un risulta
to del processo di riduzione delle disponibilita di
tesoreria degli enti decentrati entro limiti fisiolo
gici, che tende a riallineare il momenta del finan
ziamento statale e quello del suo impiego effetti
vo da parte degli enti destinatari, riducendo i mar
gini di discrezionalita di questi ultimi circa il ritmo
di prelievo delle risorse e favorendo la restituzio
ne al bilancio dello Stato, e al Parlamento, della ca
pacita reale di indirizzo e controllo della finanza
pubblica. La formazione di residui passivi, che e
stata oggetto di ampie discussioni nelle sedi istitu
zionali e nel dibattito corrente, e stata riconosciu
ta da Eurostat come ininfluente ai fini della com
pilazione dei conti economici delle amministra
zioni locali, poiche questi non sono costruiti sulla
base di informazioni relative ai finanziamenti ri
cevuti anna per anna dall'amministrazione stata
Ie, bensi sulla base delle risultanze dei flussi finali
di spesa e di entrata registrati nei bilanci di ciascu
na istituzione locale. :E quindi la spesa effettiva
mente realizzata che entra nel conto economico,
prescindendo dai meccanismi di finanziamento
che ne sono all'origine.

I contributi alta produzione

Alla flessione del rapporto spesa pubblica/PIL
ha concorso significativamente la riduzione dei
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L' armonizzazione delle statistiche sui parametri
di convergenza del bilancio pubblico
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La stima delle grandezze rile
vanti ai fini della costruzione del
parametro di bitancio previsto dal
trattato di Maastricht, indebitamen
to netto delle amministrazioni pub
bliche e PIL, rientra nella sfera di
competen.za dell'Istat, trattandosi
di aggregati della contabilita nazio
nale.

Con l'avvicinarsi della data del
la notifica dei parametri alia Com
missione, e stato avviato in sede
Ue un processo di revisione delle
procedure di costruzione dei dati,
cui hanno partecipato tutti i paesi,
al fine di assicurare, sotto il coor
dinamento e la vigitanza di Euro
stat, la piu ampia comparabilita in
ternazionale delle grandezze e la
corretta applicazione dei principi
di compilazione fissati dal Sistema
europeo dei conti nazionali
(SEC79). La ricerca del massimo
grado di armonizzazione fra paesi
e stata particolarmente intensa
con rijerimento alle stime dell'inde
bitamento netto, dato it rilievo cru
ciale che queste rivestono ai fini
della applicazione della Procedura
sui deficit eccessivi. II costante
confronto metodologico condotto
nell'ultimo biennio in sede europea
e le connesse consultazioni con Eu
rostat hanno consentito di. fissare
criteri comuni sulla base dei quali i
diversi paesi hanno effettuato ri
classificazioni. ed eventualmente
rettifiche nei sistemi di compilazio
ne dei conti.

Un ulteriore sforzo cui l'Istat e
stato cbiamato, e che hacoinvolto
altri fondamentali soggetti del Si
stema statistico nazionale, e con
sistito nella costruzione delle stime
dei conti nazionali con forte antici
po Cun mese) rispetto alle scaden
ze tradizionali, nella ovvia salva
guardia del livello di significatiuita

delle stime stesse. L'indebitamento
netto estato calcolato come saldo
del sistema completo dei conti del
le amministrazioni pubbliche (non
di versioni semplificate 0 ridotte),
per costruire il quale estato utiliz
zato it medesimo bagaglio di infor
mazioni di base abitualmente im
piegato; per alcuni uersi, anzi, es
so estatu arricchito e potenziato.

Il processo di armonizzazione
delle statistiche edestinato a con
tinuare, nei prossimi anni, soprat
tutto a seguito dell'entrata in vigo
re del Patto di stabilita e di cresci
ta, che regolerd i rapporti tra gli
Stati aderenti all'UME a partire
dalgennaio 1999. Quest'ultimo, in
fatti, indica come obiettivo di me
dio periodo it pareggio di bilancio
e implica it rafforzamento della
sorveglianza multitaterale sulle
posizioni di bilancio e di conse
guenza sulle procedure statistiche.
Per queste ultime e auspicabile
pertanto un grado sempre maggio
re di trasparenza. Al processo di
armoni:Zzazione uerrd poi dato
nuovo impulso dall'applicazione
del manuale del SEC95, che costi
tuira, a partire dalla notifica di
marzo 2000, it manuale va lido per
l'applicazione della Procedura sui
deficit eccessivi. Importante sara
il riflesso su tutte le grandezze di
contabilita nazionale. in particola
re con riferimento al deficit pubbli
co si aura il passaggio da una
contabilita prevalentemente basa
ta sulla cassa ad una tendente ad
approssimare it criterio della com
petenza economica.

Tale aspetto assume particolare
rilievo con rijerimento alle entrate
fiscali e contributive registrate nei
conti nazionali. II momento di regi
strazione di tali operazioni attual
mente considerato e fondamental-

mente quello della cassa, aggiusta
to per eliminare sfasamenti tempo
rali 0 effetti una tantum di anomalie
contabili. Tale approccio, approua
to da Eurostat e riconosciuto come
itpill rigoroso ai fini della compara
bilita internazionale, e tuttavia me
no favorevole nella quantificazione
delle entrate di quanta 10sia un me
todo basato sulla competenza, al
quale tuttavia ci si doura adeguare
per accrescere ulteriormente la
coerenza dell'intero sistema dei
conti. Infatti, con l'adozione del
SEC95, si fara riferimento soprat
tutto a quest'ultimo approccio, an
che se con l'introduzione di corretti
vi per evitare di considerare come
acquisite entrate accertate, ma che
probabilmente non si tradurranno in
incassi effettivi (ad esempio in caso
di concordato con il contribuente in
debito di imposta). Alfine di evitare
una rincorsa all'adozione dei criteri
di registrazione pill convenienti da
parte dei paesi, Eurostat ha irnpo
sto l'osservanza dei criteri oigenti,
fino all'entrata a regime del SEC95,
esprimendo la preferenza per quelli
fondati sulla cassa. Per gli aspetti
concernenti la quantificazione delle
entrate, a parita di tutte le altre
condizioni, l'adozione del Sistema
dei conti nazionali aura tendenzial
mente un impatto favorevole sul li
vello dell'indebitamento netto.

Con riferimento ad operazioni 0

casi di carattere specifico, il con
fronto metodologico estato intenso
e Ie decisioni concordate e forma
lizzate da Eurostat sono state nu
merose.

Qui di seguito si illustrano le
principali misure di revisione del
trattamento di alcune operazioni
da parte dei paesi Ue, che hanno
avuto un irnpatto significativo sul
rapporto deficit/Pll..
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• Classificazione delle istitu
zioni che operano per conto
della Ue
Per quanta riguarda te istituzioni
che effettuano aitiuitd di regola
zione del mercato e pagano con
tributi alla produzione per canto
dell'Ue, e stato deciso che esse
siano classificate nel settore delle
amministrazioni pubbliche se i co
sti sopportati per l'attioita di re
golazione del mercato (gestione
ammassi e commercializzazione)
rappresentano meno dell'80%
delle spese totali. In Irlanda la ri
classificazione di tali istituzioni
ha avuto un impatto trascurabile
sul deficit, mentre ha aumentato il
debito di circa /'1,39% del PIL nel
1996 e 1'1,04% ne11997.

• Fondi pensione
E stata decisa la riclassificazio
ne dei fondi pensione per i quali
Ie erogazioni pensionistiche av
vengono sia in regime di riparti
zione (per la maggior parte), sia
in regime di capitalizzazione (in
minor misura). Essi devono esse
re classificati nel settore delle
amministrazioni pubbliche se non
vi e corrisponden.za tra premia
pagato ed esposizione al rischio
assicurato. La Danimarca ha
esclusa dal settore delle ammini
strazioni pubbliche alcuni fondi
pensione, can un miglioramento
del deficit pari allo 0,03% del PIL
nel1996 e allo 0,06% ne11997.

• Aziende ospedaliere
Le imprese pubbliche senza per
sonalita giuridica ma dotate di
autonomia decisionale epatrimo
niale appartengono al settore
delle "quasi-societa" sotto il
controllo pubblico (e non al set
tore delle amministrazioni pubbli-
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cbe), se le risorse principali pro
vengono per la maggior parte
(almena il 50%) dalla vendita dei
propri prodotti.
Questa decisione ha comportato
l'esclusione degli ospedali tede
schi dal settore delle amministra
zioni pubblicbe, in quanta, sebbe
ne essi non siano provvisti di uno
status legale indipendente, hanna
un 'autonomia decisionale e una
struttura di costi che le assimila
a vere e proprie imprese. I tra
sferimenti della Stato a tali unita
allo scopo di finanziare la for
mazione di capitate sana stati
pertanto riclassificati tra le ope
razioni finariziarie, con impatto
nullo sul deficit. L'incidenza di ta
le misura sull'indebitamento netto
della Germania ha comportato
una reuisione della serie storica
con un miglioramento di circa 10
0,2% del rapporto deficit!PIL ne
gli ultimi anni.

• Debito "garantito"
I debiti "garantiti" dallo Stato
vanna considerati come veri e
propri debiti della Stato (e per
tanto inclusi nella definizione di
Maastricht) qualora ricorrano le
seguenti condizioni: le !eggi di au
torizzazione a contrarre debito
prevedono espressamente it rim
borso della quota capitale e del
la quota interessi a carico della
Stato, le rate di ammortamento
sana iscritte annualmente per il
loro esatto ammontare nel bilan
cia della Stato, sia la quota capi
tale, sia la quota interessi sana
sempre a carico della Stato.
In Italia, l'art, 12 del collegato
alla legge finanziaria del 1997
ha chiarito definitivamente le ca
ratteristiche dei debiti delle Fer
rovie della Stato. "i mutui e i pre-
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stiti in essere alla data di tra
sformazione in societa per azio
ni, noncbe quelli contratti e da
contrarre, per i quali l'onere del
rimborso e a totale carico della
Stato, sana da intendersi, a tutti
gli effetti, debiti della Stato,"
L'Istat ha pertanto riclassificato,
gia dallo scorso anno, il debito
delle Ferrovie della Stato noncbe
Ie rate di ammortamento pagate
annualmente dallo Stato. Queste
ultime sana state considerate tra
le operazioni finariziarie, can un
miglioramento del deficit pari al
lo 0,34% del PIL ne11997.

• Trattamento dei contributi
e delle prestazioni sociali
II momenta di registrazione dei
contributi sociali e delle presta
zioni eil momenta in cui i versa
menti diventano esigibili, cioe
quando nasce l'obbligo di paga
reo Tuttauia, poicbe e difficile
precisare per alcune operazioni
quando una somma divenga esi
gibile, bisogna rifarsi al momen
ta in cui viene effettuato il paga
menta in denaro 0, altrimenti, al
momenta della effettiva fornitu
ra delle prestazioni. In questa
campo esiste un problema di
comparabilitd dei dati, in quanta
alcuni paesi effettuano le regi
strazioni per competenza, altri
per cassa.
La Spagna ha sinora registrato le
imposte e le prestazioni sociali
su una base di competeriza. Al fi
ne di aumentare la coerenza
strutturale delle statistiche pro
dotte, nel 1996 ha implementato
ilcriterio della competenza anche
perquanm riguarda ~ registra
zione dei contributi sociali. Que
sta cambiamento, intervenuto can
la notifica del 1996, ha compor-
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tato una revisione delle serie sto
riche ed una riduzione del deficit
tra lo 0,2 e lo 0,4% del PIL in cia
scun anno. Inoltre, con la notifica
del 1998 ha introdotto i risultati
di una nuova metodologia, volta
ad incorporare, con riferimento a
imposte e contributi, le decisioni
sulle cancellazioni di debito prese
in sede comunitaria. Tale imple
mentazione ha comportatoun mi
glioramento del deficit dello
0,28% del PIL nel1997.

<Interessi
Gli interessi sui buonipostalifrut
tiferi ed altri strumenti a capita
lizzazione vanno registrati alla
scadenza. Nel caso di titoli
emessi in piu tranche (titoli 'fungi
bili"), gli interessi gia maturati al
momenta dell'emissione, ma effet
tivamente pagati solo alla sea-

denza della cedola, sono riclassi
ficati tra le operazioni finarizia
rie. Il debito aggiuntivo delle am
ministrazioni pubblicbe, classifi
cato tra i "debiti a breve", non
viene tuttauia contabilizzato ai fi
ni della definizione di Maastricht.
Per quanto riguarda le obbliga
zioni zero-coupon, la differenza
tra prezzo di rimborso e prezzo
di emissione va considerata co
me un interesse, da contabiiizza
re alla scadenza del titolo. Tali
decisioni verranno riuiste con
l'applicazione del SEC95.
In Belgic, la modificazione nella
registrazione degli interessi ha
comportato complessivamente un
impatto negativo sul deficit dello
0,01% del PIL nel 1997, determi
nato da un effetto negativo dei ti
toli Ol.O (Obligations lineaires Or-

dinaires) di 0,05% del PIL, e da un
effetto positiuo dello 0,04%, del
PIL sui titoli a capitalizzazione.
In Francia if cambiamento di regi
strazione ha interessato princi
palmente i "coupon courus" dei
titoli emessi in piu tranche, deno
minati OAT(Obligations Assimila
bles du Tresor). Esso ba compor
tato un miglioramento del deficit
pari allo 0,15% del PIL nel1997.
In Italia, la revisione del tratta
mento dei BPF (Buoni Postali
Fruttiferi) ha comportato una ri
duzione del deficit di circa lo
0,3% del PIL nel 1997.

• Vendite di oro delle Banche
Centrali
I proventi della vendita di oro del
le banche Centrali, qualora siano
trasferiti allo Stato in qualita di
proprietario, non vanno contabiliz-

contributi alla produzione, pari nel 1997 a quasi
2.000 rniliardi (-6,7% rispetto al 1996). Oltre agli ef
fetti di contenimento generati dai provvedimenti
di controllo e monitoraggio appena richiamati, la
flessione e da attribuire alla politica di conteni
mento dei trasferimenti correnti a fondo perduto
concessi alle aziende di pubblici servizi, in parti
colare alle Ferrovie dello Stato. Come gia osserva
to, gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e
delle capacita di autofinanziamento fissati per tali
aziende hanno implicato il dirottamento sul capi
tale di rischio di gran parte dei mezzi finanziari ad
esse corrisposti.

Per le Ferrovie dello Stato, inoltre, un fattore
di contenimento e derivato dalla riclassificazione
dal 1996 delle operazioni connesse al rimborso
delle quote capitale ed interessi dei mutui con to
tale onere a carico dello Stato. Tali mutui sono
stati classificati come debito dell'amministrazio
ne statale (efr. il box: L 'armoniezazione delle
statisticbe sui parametri di convergenza del bi
lancio pubblico); la quota di interessi delle rate di
ammortamento e ora contabilizzata negli inte
ressi passivi dello Stato e non pili, come avveniva
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in precedenza, fra i contributi alla produzione
erogati da quest'ultimo alle Ferrovie.

eli interessi passiui

La spesa per interessi passivi e stata, nel 1997, la
variabile cruciale dell'intero processo di rientro
del deficit, segnando una flessione di oltre 17.000
rniliardi rispetto al 1996 (-8,5%), La riduzione dei
tassi sui titoli pubblici che ne e all'origine (i rendi
menti lordi sui BOT nella media delle tre scadenze
sono scesi tra il 1996 e il 1997 di 2,1 punti percen
tuali) e stata favorita, oltre che dalla riduzione
dell'inflazione, anche dall'incisivita degli interventi
sul saldo primario.

L'elevato livello del debito pubblico italiano
ed il conseguente peso degli oneri per interessi
(che hanno toccato i 202.000 miliardi nel 1996)
hanno rappresentato negli anni passati un ele
mento di forte rigidita del bilancio, in presenza
di tassi di interesse pili elevati di quelli media
mente praticati negli altri mercati finanziari. Pe
raltro, la riduzione dei tassi di interesse, avviata
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zati come entrata nel calcolo del
deficit pubblico, in quanto costitui
scono operazione finanziaria.
In base a tale decisione il paga
mento del ricavato della vendita
di oro della Banca del Belgio al
lo Stato estato riclassificato co
me operazione finanziaria, con
un impatto sul deficit di -2, 7%
del PIL nel 1996. Tali proventi
sono stati comunque utilizzati
dal Belgio per ridurre il debito.
In Italia, bencbe, in base all'at
tuale assetto giuridico, lo Stato
non risulti proprietario dell'Uffi
cio Italiano Cambi, e stato deci
so che le imposte dovute sugli
utili realizzati dalla vendita di
oro fossero riclassificate come
operazioni finanziarie. Il peggio
ramento del deficit e stato pari,
nel1997, allo 0,16% del PIL.

• Privatizzazione di imprese
pubbliche
Gli introiti derivanti dalla prioa
tizzazione di irnprese pubblicbe,
sia essa diretta 0 indiretta (cioe
effettuata tramite una holding di
proprietd pubblica che vende
partecipazioni in imprese da es
sa possedute), non possono es
sere contabilizzati tra le entrate,
in quanta si tratta di operazioni
finanziarie.
La privatizzazione delle imprese
pubbliche in Italia non ha avuto
alcun impatto sul deficit. In Spa
gna, il cambiamento di registra
zione ha comportato la modifica
del trattamento dei ricaui della
privatizzazione della Repsol,
con un impatto negativo sul defi
cit del 1995 pari a circa lo 0,2%
del PIL.
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• Trasferimenti allo Stato da
imprese pubbliche collegati
alfinanziamento della spesa
pensionistica.
La Francia ha classificato alcuni
pagamenti effettuati dalla France
Telecom allo Stato, finalizzati
alla costituzione di riserve per il
pagamento delle pensioni, come
trasferimenti nel conto economi
co. Nella contabilita nazionale,
infatti, il sistema pensionistico
pubblico non prevede la registra
zione di riserve, cioe di un debito
verso gli assicurati. Cia ha deter
minato un miglioramento del defi
cit nel 1997 pari allo 0,5% del
PIL, ma determinera un peggiora
mento negli anni successivi pari
all'importo pagato dallo Stato ai
dipendenti Telecom a titolo di
pensione.

dall'inizio del 1996, si e riflessa solo parzialmen
te sugli oneri complessivi per il servizio del de
bito dello scorso anno, trasmettendosi sulla spe
sa attraverso l'emissione di nuovi titoli, che so
stituiscono via via quelli in essere (il processo di
sostituzione e tanto pili lento quanto pili e lunga
la vita media del debito). Al contenimento degli
oneri per interessi, in presenza di una politica di
allungamento della vita media del debito, hacon
tribuito la rapida riduzione dei tassi sui titoli a
medio e a lungo termine, cosi come il consisten
te rimborso netto di BOT, per effetto della con
tabilizzazione anticipata degli interessi sui tali ti
toli.

La riduzione dei differenziali di interesse e stata
costante nell'ultimo biennio ed ancora pili signifi
cativa considerando che e avvenuta in un contesto
di flessione generalizzata dei tassi anche per gli al
tri paesi europei: per i tassi a dieci anni, la media
De era pari a 8,5% nel 1995, a 7,3% nel 1996 ed a
6,2% nel 1997. II differenziale con i tassi italiani era
di quasi 4 punti nel 1995, di circa 2 nell'anno sue
cessivo e di 0,7 punti percentuali nel 1997. Ancora
pili rapida e stata la convergenza rispetto ai tassi
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sui titoli pubblici tedeschi: 10 spread, che nella
media del 1995 era di circa 540 punti base, a inizio
1997 era di circa 150 punti ed a fine anna superava
appena i 40 punti base.

Sembra esistere, d'altro canto, ancora un mar
gine di discesa dei tassi a breve, di oltre 2 punti
percentuali superiori a quelli tedeschi, mentre
quelli a lungo termine risultano all'interno del
corrispondente parametro di convergenza: a
gennaio 1998, data di riferimento considerata ai
fini della verifica dei parametri da parte della
Commissione Europea, la media dei tassi di inte
resse praticati sui titoli a 10 anni degli ultimi 12
mesi e stata in Italia pari al 6,7%, rispetto al 6,1%
della media europea e al 7,8% del parametro di ri
ferimento.

La dinamica del debitopubblico

La consistente diminuzione dell'indebitamen
to netto delle amministrazioni pubbliche, che in
termini assoluti e stata pari a circa 73.000 miliardi,
e la componente fondamentale della riduzione
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II sistema pensionistico dopo la legge finanziaria per i11998
Nel corso del 1997 i? prose

guito il processo di riordino del
sistema pensionistico dibase,
avviato alia fine del 1992 con
l'approuazione del d.lgs 503/92.
A distanza di oltre cinque anni
dall'inizio della riforma preuiden
ziale, dopo I 'approvazione della
legge 335/95 cheha radicalmen
te modificato le regole di pensio
namento e la formula di calcolo
delle prestazioni, ulteriori misure
correttive sono state incluse nel
la legge 449/97 collegata alia
leggefinanziaria per il 1998.

I provvedimenti di revisione
del sistema pensionistico adotta
ti nel periodo 1992-97 hanno
perseguito l'obiettiuo del content
mento della crescita della spesa
pensionistica e dell'equitd di trat
tamento tra le generazioni e ira
le diverse categorie di destinata
ri delle prestazioni. Negli ultimi
cinque anni, la spesa pensionisti
ca per inualiditd, vecchiaia e su
perstiti (IVS) ha rallentato la sua
crescita, stabilizzandosi intorno
ad un oalore inferiore al 14% del
PIL, per effetto soprattutto del
contenimento dell'importo medio
dellepensioni, che eaumentato in
linea con il tasso di crescita del
PILper abitante. Alcune differen
ze, tuttauia, si riscontrano tra il
settore privato e il settore pubbli-

co, dove era ancora in vigore, nel
1997, una normatiua piii fauore
vole in merito ai requisiti di eta e
anzianua contributiva per avere
diritto alia pensione anticipata.
Quest'ultimo tipo di prestazione
rappresenta la voce piu dinamica
di crescita della spesa pensioni
stica IVS.

La Tavola 2.2 riporta i requi
siti necessari per accedere al
pensionamento anticipato e le
modifiche introdotte con la legge
449/97. Per i dipendenti privati e
per i lavoratori autonomi la legge
335/95 aveva previsto due soli
canali di accesso al pensiona
mento di anzianud (requisito
contributivo e requisito misto di
eta e contribuzione) che esclude
vano dalla prestazione i soggetti
in eta inferiore a 52 anni se lauo
ratori dipendenti, 56 anni se la
voratori autonomi, 0 con meno di
36 anni di contribuzione. Inuece,
nel settore pubblico, rimaneva la
possibilitd di un pensionamento
anticipate con soli 30 anni di an
zianita, oppure con almeno 20
anni di servizio e 52 anni di eta,
pur in presenza di progressive ri
duzioni dell'irnporto della pensio
ne. Con il provvedimento collega
to alia legge finanziaria per il
1998 le condizioni di accesso al
pensionamento di anzianita per i

dipendenti pubblici sono state li
mitate a soggetti con almeno 53
anni di eta e35 anni di anztanita,
oppure a lavoratori con almeno
36 anni di contribuzione. Paralle
lamente estato eleva to illimite di
eta per i dipendenti privati, por
tandolo a 54 anni, ma sono stati
esclusi dal provvedimento i lauo
ratori con qualifiche operate e
assimilati e i soggetti entrati nel
mercato dellavoro a meno di 19
anni di eta.

Il collegato alia legge finan
ziaria per il 1998 prevede che
I 'eta di pensionamento dei lauo
ratori dipendenti necessaria per
accedere al trattamento di an
zianitd crescafino a raggiungere
57 anni ne12002. Tale data efis
sata al 2004 per i dipendenti
pubblici e al 2006 per le catego
rie tutelate. Per i lavoratori auto
nomi permangono requisiti meno
uantaggiosi, in quanta gia a par
tire dal 2001 l'etd minima per
accedere alia pensione di anzia
nita sara aumentata a 58 anni.

eli altri provvedimenti adot
tati nel corso del 1997 hanno ri
guardato diversi aspetti della
normativa pensionistica. eli in
terventi sono stati preualente
mente orientati a rendere omoge
nee le regole per le diverse cate
gorie professionali in tema di

del rapporto debito/PIL sceso, fra il 1996 ed il
1997, di 2,4 punti percentuali (dal 124,0% al
121,6%). Oltre alla crescita economica, che si e ri
flessa in un aumento del denominatore, hanno
concorso alla riduzione del rapporto gli introiti
derivanti dalle privatizzazioni, destinati diretta
mente alla riduzione del debito in essere attraver-
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so il fondo ammortamento titoli di Stato, median
te il riacquisto di questi ultimi sul mercato secon
dario (si rammenta che i proventi delle privatiz
zazioni, in applicazione delle decisioni di Eurostat
relative al trattamento delle dismissioni secondo
il SEC79 attualmente in vigore, non incidono
sull'indebitamento netto poiche non rappresen-
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Tavola 2.2 - Requisiti per la pensione di anzianita per categoria di assicurati

DIPENDENTI
REQUISITI Privati Pubblici Categorie AUTONOMI

speciali (a)

Requisiti in vigore fino at 31/12/97
56Eta minima (b) 52 52

Anzianita contributiva minima (c) 36 30 40

Requisiti in vigore dall'1/1/98(d)
Eta minima (b) 54 53 53 57
Anzianita contributiva minima 36 36 36 40

(a) Lavoratori dipendenti qualificati come operai ed equivalenti e assimilati che hanna almena un versamento contributivo
prima dell'eta di 19 anni

(b) Unitamente a tale requisito si devono avere almena 35 anni di anzianita contributiva per i dipendenti privati ed i lavorato
ri autonomi. Per i dipendenti pubblici il requisito e di almena 20 anni di servizio con riduzione progressiva dell'importo
della pensione, per anzianita inferiori a 35 anni

(c) Can riduzioni dell'importo della pensione in relazione agli anni mancanti per raggiungere 37 anni di anzianita
(d) Per effetto del funzionamento del meccanismo di scaglionamento trimestrale delle uscite per anzianita, i diversi requisiti

di eta anagrafica previsti per illavoratori dipendenti per il 1998, entreranno in realta in vigore dal terzo trimestre dell'anno

eontribuzione e eumulo tra pre
stazioni e reddito da lavoro au
tonomo e a raffreddare le princi
pali voei di ereseita della spesa,
quali l'indieizzazione delle pre
stazioni ai prezzi e le liquidazio
ni delle pensioni di anzianita.

Per il 1998 e stata anehe so
spesa l'indicizeazione ai prezzi
0,7% per il 1998) dell'importo
delle pensioni ehe si eolloeano al
di sopra della soglia di
3.481.550 lire mensili. Tale misu
ra, pur eontribuendo in modo ri
dotto ai risparmi di spesa, ba
una valenza prevalentemente re
distributiua. A partire dal 1999
l'indicizzaztone delle pensioni

piii elevate sara applicata con
aliquote deereseenti. Per le pen
sioni di importo inferiore epreui
sto, inveee, it mantenimento delle
attuali norme ehe eonsentono un
recupero totale dell'inflazione
solo per le prestazioni di irnpor
to inferiore a 1,4 milioni mensili.

Una ulteriore misura finaliz
zata a rallentare la crescita del
la spesa pensionistiea e stata la
sospensione della liquidazione
delle nuove pensioni di arizianita

a partire dal novembre 1997 e la
previsione di apposite finestre di
useita da tale bloeeo. Il prime di
questi eanali di useita si attiuerd
ad aprile per i lavoratori dipen-

denti e a gennaio 1999 per i la
voratori autonomi. Tale provve
dimento dovrebbe ridurre la pro
pensione al pensionamento anti
cipato, permettendo una minore
spesa per it 1998, ma rimanda
all'anno sueeessivo una quota di
essa per le pensioni dei lauora
tori autonomi, i cui fondi pensio
nistiei hanno mostrato in questi
ultirni anni una tendenza al peg
gioramento del rapporto tra pre
stazioni e contributi.

tano flussi di conto economico, rna semplici ri
strutturazioni del patrimonio). Al contrario, ha
contribuito ad aumentare il debito la rivalutazione
dei titoli denominati in valuta, in particolare di
quelli espressi in dollari, a motivo del deprezza
mento della lira rispetto alla valuta statunitense
04%) fra il dicembre 1996 e il dicembre 1997. In-
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fine, gli scarti all'emissione e Ie operazioni finan
ziarie nette effettuate nel corso dell'esercizio, che
costituiscono l'elemento di raccordo fra indebi
tamento e fabbisogno delle amministrazioni
pubbliche, hanno giocato complessivamente nel
1997 un ruolo di contenimento della crescita del
10 stockdel debito.
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Sebbene il debito pubblico permanga su livelli
elevati ed il suo rapporto al PIL sia lontano dal
60%, la tendenza alla diminuzione, intervenuta dal
1995, si e dunque consolidata nell'ultimo biennio,
facendo registrare complessivamente una flessio
ne di 2,6 punti percentuali.

Nella Figura 2.7 sono rappresentate le determi
nanti fondamentali del rapporto debito/PIL: inci
denza percentuale dell'avanzo primario sullo
stock di debito pubblico, costa del debito in ter
mini reali, tasso di crescita del PIL a prezzi costan
ti. Se la somma del tasso di crescita reale del PIL e
del rapporto fra avanzo primario e debito e mag-

giore del costo medio reale del debito, quest'ulti
mo pUG essere definito come sostenibile, altri
menti il suo rapporto sul PIL tended all'aumento.
In Italia le condizioni di stabilita sono rispettate a
partire dal 1995. La previsione e quella di un lora
ulteriore rafforzamento, come risulta anche dai
dati riportati nella Relazione sulla convergenza
presentata dalla Commissione europea.

In particolare, accanto alla riduzione dei tassi di
interesse sui titoli pubblici, si deve sottolineare il
ruolo fondamentale svolto dall'avanzo primario, la
cui crescita in rapporto al PIL ha registrato un'acce
lerazione nel1997, passando da14,1% al 6,8%.

Figura 2.7 - Determinanti fondamentali del rapporto debito/PIL - Anni 1990-1997 (dati percen
tuali)
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86 ISTAT- RAPPORTO ANNUALE 1997
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Dinamica demografica, crescita economica
e spesa pensionistica: alcuni scenari a confronto

Da alcuni decenni la struttura della popolazione
italiana sta subendo un processo di graduale tra
sformazione. Insieme ad un generale migliora
mento delle condizioni socio-economiche, e
sempre pili evidente il progressivo calo dei livelli
di rnortalita e di fecondita, fenomeni la cui intera
zione alimenta una tendenza all'addensamento
della popolazione nelle classi di eta pili elevate.

Le recenti previsioni demografiche dell'Istat
mostrano, d'altra parte, come nell'ipotesi di per
sistenza degli attuali scenari evolutivi della morta
lita e della fecondita, l'invecchiamento della popo
lazione si accentuera nei prossimi decenni.

La diminuzione della popolazione in eta attiva
determinata dal calo dei tassi di fecondita si riflet
te, a parita di condizioni, sulla riduzione del nume
ro degli occupati, i cui contributi previdenziali fi
nanziano le prestazioni erogate ai pensionati nella
stesso anno. Inoltre l'aumento della speranza di
vita in eta anziana ha effetti di espansione sia sul
numero sia sull'ammontare delle prestazioni.

I provvedimenti adottati in campo previden
ziale a partire dal 1992 sono stati orientati al conte
nimento degli effetti delle tendenze dernografi
che attese, operando variazioni ai requisiti di eta
ed anzianita per l'accesso al pensionamento e ri
vedendo i criteri per il calcolo degli importi delle
prestazioni. In prospettiva, i provvedimenti as
sunti indurranno un rallentamento dei tassi di ere
scita della spesa per pensioni. In un'ottica di lungo
periodo, peraltro, differenze si potranno produr
re tra la dinamica derriografica prevista e quella ef
fettivamente realizzata.

Una serie di scenari realizzati con il modello di si
mulazione dinamico MODSIM, sviluppato dall'Istat,
consentono di esaminare l'evoluzione a lungo termi
ne della spesa pensionistica in base a diverse ipotesi
sulle tendenze demografiche e sulla crescita econo
mica. I1 modello si basa sull'interazione di variabili
che descrivono la dinamica della popolazione, del
mercato dellavoro e del sistema pensionistico, in un
contesto economico descritto da uno schema di
crescita semplificato in cui l'evoluzione del PIL e po-
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sta esogenamente. Data la dinamica tendenziale degli
attuali tassi di attivita ed occupazione, le relazioni
consentono di determinare l'andamento della pro
duttivita dellavoro e dei salari nell'ipotesi di costanza
nel tempo della distribuzione primaria del reddito.
In base a tali ipotesi la crescita dei salaririsulta me
diamente superiore a quella del PILdi circa un punto
percentuale per ogni anna di previsione.

Nel modello, la spesa per pensioni e definita
dal valore delle prestazioni contributive, assisten
ziali ed indennitarie. Le prime includono Ie pen
sioni d'invalidita, vecchiaia, anzianita e superstiti
(IVS), le seconde riguardano le pensioni a favore
della popolazione con oltre sessantacinque anni,
con insufficiente disponibilita di reddito, e gli as
segni ai non vedenti, non udenti ed invalidi civili; le
ultime, infine, includono le prestazioni erogate
per infortuni sul lavoro e malattie professionali e
le pensioni di guerra.

In un primo scenario costruito nell'ipotesi di ere
scita economica prossima ai livelli medi degli ultimi
anni (il tasso di variazione del PIL e ipotizzato co
stante al valore annuo di 1,5%) e di evoluzione dei
quozienti di mortalita e fecondita secondo le ten
denze osservate negli ultimi anni, il rapporto tra spe
sa pensionistica e PIL mostrerebbe, nel periodo di
previsione, una leggera crescita nella prima fase, toe
cando la quota massima nel 2030 (di circa 1 punto
percentuale superiore allivello del 1995), decrescen
do poinegli anni successivi fino a raggiungere nel
2045 un valore prossimo ai livelli iniziali. (Figura 2.8).

All'aumento dell'incidenza fino al 2010 contri
buirebbe in misura rilevante l'evoluzione degli
importi delle prestazioni IVS, che nel periodo ini
ziale della previsione saranno liquidate prevalente
mente in base alle retribuzioni percepite nel cor
so della carriera lavorativa (sistema retributivo):
infatti il tasso di sostituzione (il rapporto tra l'im
porto medio delle pensioni ed illivello medio del
le retribuzioni degli occupati, Figura 2.9) cresce,
indebolendo gli effetti restrittivi sulla spesa indot
ti dall'inasprimento dei requisiti per la liquidazione
delle prestazioni di anzianita realizzato negli anni
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recenti. Questi provvedimenti dovrebbero deter
minare una sostanziale stabilizzazione fino al 2010
del rapporto tra pensionati e popolazione occu
pata, rappresentato in Figura 2.9 dall'indice di di
pendenza; negli stessi anni peraltro il numero del
le prestazioni di natura non contributiva mostre
rebbe una tendenza crescente rispetto al numero
dei lavoratori. Cia deriva dall'elevato ritmo di
espansione della popolazione ultrasessantacin
quenne, all'interno della quale econcentrata la'
maggiore parte dei beneficiari delle forme di pre
stazioni non contributive.

Tra il 2010 ed il 2030 l'inizio della liquidazione
delle prestazioni IVS con un sistema parzialmen
te basato sui contributi versati nel corso della vi
ta attiva (sistema pro-rata) determinerebbe una
riduzione degli importi medi delle prestazioni
ed imprimerebbe un effetto stabilizzante sulla
spesa pensionistica. In questa stesso periodo,
tuttavia, questa subirebbe pressioni verso l'alto a

causa degli elevati flussi di nuove pensioni, per
l'ingresso nello stato di quiescenza delle genera
zioni natenel corso del "boom" demografico de
gli anni '60. In particolare nel 2025 i percettori di
pensioni IVS supererebbero la popolazione oc
cupata (Figura 2.9).

Negli ultimi quinquenni della simulazione la
spesa pensionistica diminuirebbe in proporzione
al PIL per effetto dell'ulteriore riduzione negli im
porti medi delle prestazioni IVS, dovuta all'entra
ta in vigore del regime contributivo in misura in
tegrale per i nuovi pensionati. In questi stessi anni
e prevedibile anche un deciso calo della consi
stenza numerica della popolazione in eta anziana,
in corrispondenza al declino dei tassi di fecondita
rilevato a partire dagli anni '70. L'indice di dipen
denza tenderebbe dunque a stabilizzarsi (Figura
2.9} nel 2045 ad ogni individuo in attivita lavorativa
corrispnderebbero 1,7 prestazioni pensionisti
che, di cui 1,2 di natura previdenziale.

Figura 2.8 - Incidenza della spesa pensionistica totale suI PIL in relazione ad alcune ipotesi di
crescita economica. Previsioni al 2045 (a) (dati percentuali)

18,0

- - - --- - <,- <,
16,0

.........- ........

:oR - - - - - g~I%0 - - - - - - - - -
14,0 ........ g=I,50/0

.....
- - - - g=2%

12,0
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

ANNI

Fonte: Elaborazioni effettuate con il modello di previsione MODSIM
(a) Gli scenari tracciati sono costruiti sulla base di diversi tassi di crescita economica (g ~ 1%, 1,5% e 2%) e nell'ipotesi di cvo

luzione tendenziale degli attuali quozienti di fecondita e mortalita secondo 10 scenario centrale delle previsioni Istat
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Una prospettiva di crescita economica pili fa
vorevole (con un tasso di crescita del PIL (g)=2%)
avrebbe effetti positivi sull'evoluzione del rap
porto tra spesa pensionistica totale e PIL, che
raggiungerebbe la quota massima di 14,9% nel
2010, per poi decrescere in misura rilevante ne
gli anni successivi, sino a giungere nel 2045 al H
vello del 13% (Figura 2.8). Nel 2030 la differenza
del rapporto tra la spesa per le IVS e il PIL relati
vamente ai due scenari equivarebbe ad un punto
percentuale. Tale differenza tenderebbe tuttavia
ad attenuarsi nel tempo.

In un'ipotesi di espansione economica pili len
ta (g=1 %), la spesa per le prestazioni aumentereb
be molto rapidamente rispetto al PIL risultando,
nel 2030, di oltre un punto percentuale superiore
rispetto al valore che assumerebbe nell'ipotesi
dello scenario centrale (Tavola 2.3). Seguirebbe
una tendenza alla diminuzione che porterebbe il
rapporto a stabilizzarsi nel 2045 ad un livello co
munque superiore rispetto al valore iniziale (Figu
ra 2.8).

Ritmi pili sostenuti di crescita economica ge
nerano dunque effetti di stabilizzazione sulla spe
sa per pensioni in rapporto al PIL. Al contrario,
tassi di crescita della produttivita del lavoro pili
contenuti potrebbero determinare effetti nega
tivi sulla velocita di crescita del PILe sulla sosteni
bilita del sistema pensionistico.

Lo scenario centrale e stato ulteriormente ar
ticolato, considerando un'ipotesi demografica
alta, contraddistinta da prospettive pili favore
voli di fecondita ed un'ipotesi demografica bas
sa, in cui si suppone che i quozienti di fecondita
rimangano costanti al loro livello attuale e che i
tassi di sopravvivenza tendano gradualmente ad
aumentare. Ambedue queste previsioni demo
grafiche sono state elaborate dall'Istat. Adot
tando le due ipotesi si avrebbe in ogni caso un
aumento della spesa previdenziale fino al 2030
(Figura 2.10). A partire da tale anna l'incidenza
diminuirebbe per effetto del pensionamento
delle generazioni meno numerose nate dopo la
meta degli anni '60.

Figura 2.9 - Indice di dipendenza (ID)e tasso di sostituzione (TS) delle pensioni, per tipologia
di prestazione. Previsioni al 2045 (a) (dati percentuali)
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Fonte: Elaborazioni effettuate can il madelia di previsione MODSIM
(a) Nella scenario si ipotizzaun tasso di crescita del PIL costante pari all'I,5% annuo ed una evoluzione tendenziale degli attua

Ii livelli dei quozienti di fecondita e mortalita (previsioni demografiche Istat: scenario centrale). L'indice di dipendenza
e definito dal rapporto tra la consistenza numerica delle pensioni ed il numero degli occupatio II tasso di sostituzione
e dato dal rapporto tra l'importo medio delle pensioni ed il livello medio delle retribuzioni degli occupati
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Tavoia 2.3 - Incidenza della spesapensionistica totale suI PIL per tipologia di prestazioni in relazio
ne ad alcune ipotesi dicrescita economica. Previsioni al 2045 (dati percentuali)

Pensioni Pensioni Pensioni
ANN! IVS assistenziali indennitarie

g~l g~1,5 g~2 g~I g~1,5 g~2 g~l g~1,5 g~2

1995 13,2 13,2 13,2 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6
2010 14,8 14,1 13,4 1,1 1,0 1,0 0,6 0,6 0,5
2030 15,5 14,3 13,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5
2045 14,1 13,0 12,0 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 0,4
1995-2030(a) 17,3 8,7 1,1 22,7 9,1 -2,3 16,4 -1,3 -15,9
2030-2045(a) -9,1 -9,5 -10,0 -6,1 -9,7 -12,5 -15,9 -21,6 -26,9
1995-2045(a) 6,7 -1,7 -9,0 15,2 -1,5 -14,5 -2,1 -22,6 -38,5

Fonte: Elaborazioni effettuate con il modello di simulazione MODSIM
(a) Tassi di variazione
Gli seenari ipotizzano tassi di crescita del PIL (g) eostanti e pari all'l, all'1,5% e al 2% annuo ed un'evoluzione tendenziale degli attua
li livelli dei quozienti di fecondita e mortalitatprcvisioni Istat: scenario centrale)

Figura 2.10 - Incidenza della spesa pensionistica totale suI PIL in relazione ad un'ipotesi di ere
scita economica dell'I,5% annuo e all'interno di scenaridemografici pili 0 meno fa
vorevoli. Previsioni a12045 (a) (datipercentuali)
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Fonte: Elaborazioni effettuate con il modello di previsione MODSIM
(a) II tasso di ereseita del PIL e ipotizzato eostante nell'intero periodo di simulazione, allivello di 1,5% annuo
(b) Gli seenari alto, centrale e basso ipotizzano diversi andamenti dei quozienti di fecondita e dei tassi di sopravvivenza

90 ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1997



2. LA FINANZA PUBBLICA

Le pensioni dei dipendenti pubblici

Le pensioni del settore pubblico sono erogate
principalmente dall'INPDAP che ha istituto, a par
tire dal 1996, una specifica gestione per i dipen
denti statali accanto alle preesistenti gestioni pen
sionistiche per i dipendenti degli enti locali, gli uf
ficiali giudiziari, gli insegnanti d'asilo ed il persona
le sanitario. Rientrano nel settore pubblico anche
Ie pensioni erogate direttamente da appositi fon
di per il personale delle Ferrovie dello Stato e del
le Poste. In totale, nel 1996, si tratta di poco meno
di 3 milioni di pensioni, per una spesa di circa
70.000 miliardi annui, pari al 3,5% del PIL ed al 26%
della spesa per pensioni di invalidita, vecchiaia e
superstiti (IVS).

Sebbene queste prestazioni rappresentino una
quota minoritaria del complesso della spesa per
pensioni IVS, illoro importo medio mensile (circa
2 milioni di lire) e pili che doppio rispetto a quello
delle pensioni del settore privato (quest'ultimo,
peraltro, risente anche dei trattamenti pensionisti
ci integrati al minimo) e permetteun elevato livel
10 di sostituzione del reddito da Iavoro al momen
to del pensionamento. Tale risultato e dovuto sia al
maggior livello medio delle retribuzioni nel setto
re pubblico, sia alla pili favorevole normativa in
termini di retribuzione pensionabile in vigore fino
al 1992. Infatti, sino ad allora, la pensione dei di
pendenti pubblici era calcolata sulla base dell'ulti
rna retribuzione mensile percepita in servizio. A
seguito dei provvedimenti di riordino del sistema
pensionistico attuati negli ultimi anni, tali differen
ze tenderanno gradualmente a sparire nel corso
del tempo (vedi il box: II sistema pensionistico
dopo la legge finariziaria per il 1998).

Un'ulteriore caratteristica che distingue le pen
sioni del settore pubblico dalle corrispondenti
prestazioni del settore privato e la loro elevata
concentrazione verso beneficiari in eta inferiore a
quella prevista per il pensionamento di vecchiaia
(65 anni per gli uomini e 60 per le donne) a causa
dell'elevato ricorso, nel passato, all'istituto della
pensione di anzianita, in forza di una normativa
pili vantaggiosa rispetto a quella vigente nel setto
re privato. Le recenti misure di riforma del setto-
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re previdenziale, con l'omogeneizzazione delle
norme sul pensionamento anticipato dei dipen
denti pubblici con quelle vigenti per i dipendenti
privati, avranno effetti a partire dal 1998 e produr
ranno la coincidenza dei parametri di eta e anzia
nita contributiva tra settore pubblico e privato a
partire dal 2004.

Quasi un terzo delle pensioni del settore pub
blico (31%) e stato erogato, nel 1996, a persone
con meno di 60 anni di eta, con una pili accentuata
presenza di pensioni femminili in questa classe di
eta. Nella fascia centrale di eta, compresa tra 60 e
69 anni, Ie pensioni rappresentano il 32% del tota
Ie, con differenze esigue tra uomini e donne. Tra
70 e 79 anni di eta le pensioni sono il 27% e oltre
tali eta rappresentano ill0% del totale (Tavola 2.4).

Nel settore privato (che comprende Ie pensio
ni erogate dall'INPS ai lavoratori dipendenti e quel
le pagate dagli enti pensionistici minori) la quota di
pensioni erogate a persone con meno di 60 anni e
l1}olto inferiore a quella riscontrata nel settore
pubblico e pari al 15% 07% per gli uomini e 13%
p~r le donne). La quota pili consistente delle pen
sioni eattribuita ad individui in eta compresa tra 60
e 69 anni (44lJ1o del totale), con lievi differenze tra i
sessi. Tra 70 e 79 anni la quota delle pensioni del
settore privato e molto simile a quella riscontrata
per i dipendenti pubblici, mentre le pensioni agli
ultraottantenni rappresentano una quota pari al
13% del totale, con la componente femminile che
pesa di pili rispetto a quella maschile, al contrario
di quanto si rileva per il settore pubblico.

Dal confronto tra i due settori emerge che in
quello pubblico c'e una maggiore concentrazio
ne di pensioni. nelle classi di eta fino a 59 anni,
mentre nel secondo c'e una maggiore quota di
pensioni nelle classi di eta comprese tra 60 e 69
anni (Figura 2.11). Queste differenze sono parti
colarmente accentuate se si osservano i dati rela
tivi alle donne, in quanta le lavoratrici del settore
pubblico sono state avvantaggiate dalla possibi
lita di percepire una pensione indipendente
mente dall'eta, anche con soli 15 anni di anzianita
contributiva.
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Tavola 2.4 - Pensioni di vecchiaia e anzlanlta erogate ai lavoratori dipendenti per settore, sesso e
classe di eta del titolare (composizione percentuale)

CLASSI Dr ETA
SETIORE PUBBLICO SETIORE PRIVATO

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Fino a 50 4,7 11,1 7,3 0,0 0,0 0,0
50-59 20,8 27,8 23,7 16,8 13,2 15,2
60-69 33,4 31,1 32,4 43,5 45,3 44,4
70-79 30,0 22,0 26,7 28,3 26,8 27,6
80 C oltre 11,0 7,8 9,7 11,4 14,7 12,9

Fonte: Istat, Rilevazione sui trattamenti pensionistici

Figura 2.11 - Differenza tra Ie percentuali di pensioni di vecchiaia e anzianita nel settore pubbli
co e nel settore privato per eta e sesso (a) - Anno 1996

20 ....---------------.:...-----------...,
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Fonte: Istat, I trattamenti pensionistici, Anno 1996, Annuario n. 2, 1998
(a) Settore pubblico (-) settore privato

Nel settore pubblico il fenomeno del ricorso al
pensionamento anticipato ha influenzato anche la
dinamica degli importi pagati ed il grado di dise
guaglianza degli stessi. Le pensioni pubbliche rno
strano un elevato grado di diseguaglianza degli im
porti mensili, solo in parte attribuibile alle diffe
renze della distribuzione per eta, sesso e tipo di
pensione delle diverse gestioni.

Per analizzare le determinanti dell'importo
delle prestazioni e stato estratto un campione
rappresentativo pari all' 1% delle pensioni eroga-

te nel 1996 dalle principali gestioni pensionisti
che pubbliche. Nello studio sono state prese in
considerazione le prestazioni a favore dei di
pendenti dello Stato e degli enti locali e dei di
pendenti delle Ferrovie dello Stato, che rappre
sentano oltre il 95% della spesa per pensioni IVS
del settore pubblico.

La Tavola 2.5 riporta i valori degli importi me
di annui delle pensioni dirette, per sesso del ti
tolare e gestione di appartenenza. Nel comples
so, gli importi delle prestazioni mostrano un li-
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Tavola 2.5 - Importo medio annuo delle pensioni dirette del settore pubblico per gestione e sesso
(migliaia di lire)

IMPORTI MEDI ANNUl NUMERI INDICE
GESTIOl'\E

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Statali 31.576 28.016 30.058 114,5 101,6 109,0
Enti locali 27.070 19.400 23.546 98,1 70,3 85,4
F.S. 29.632 20.733 29.081 107,4 75,2 105,4

Totale 29.821 24.389 27.583 108,1 88,4 100,0

Fonte: Istat, I trattamenti pensionistici, Annuario n. 2, 1998

vello sistematicamente inferiore per le donne ri
spetto agli uomini; tuttavia, la variabilita tra le ge
stioni e tale che i valori femminili per alcune ge
stioni sono pili alti di quelli maschili relativi ad al
tre gestioni. L'importo medio annuo e nel com
plesso pari a 27,6 milioni ed e superiore per i
maschi (29,8 rnilioni) rispetto aIle femmine (24,3
milioni). La gestione con importi pili alti e quella
dei dipendenti dello Stato (circa 30 milioni an
nui) mentre quella con importi pili bassi e quella
dei dipendenti degli enti locali (23 milioni circa).
11 differenziale tra i sessi e pili forte nella gestio
ne delle Ferrovie dello Stato: l'importo medio
delle pensioni maschili e del 7% superiore a
quello medio generale e quello delle pensioni
femminili e di circa il 25% inferiore.

La Tavola 2.6 mostra il valore del coefficiente di
variazione, dato dal rapporto tra 10 scostamento
quadratico medio e la media aritmetica della di
stribuzione degli importi di pensioni.

Si mette in evidenza una pili elevata disegua
glianza degli importi delle pensioni maschili ri
spetto a quelle femminili. A livelli pili elevati degli
importi medi delle pensioni corrispondono dun
que pili elevate disornogeneita delle prestazioni.

11 fenomeno e stato ulteriormente analizzato ri
correndo ad una stima econometrica delle deter
minati del valore dell'importo medio delle pen
sioni nel campione. E stato applicato un modello
di regressione lineare fra illogaritmo dell'importo
mensile di ciascuna pensione e alcune caratteristi
che del beneficiario: sesso, eta, durata della pen
sione, gestione di appartenenza e ripartizione ter-
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ritoriale di residenza. I risultati delle stime sono ri
portati nella Tavola 2.7 relativamente all'insieme
delle pensioni dirette e a due significativi gruppi di
queste, rappresentati dalle pensioni erogate a indi
vidui con meno di 65 anni e .agli ultrasessantacin
quenni.

Per l'interpretazione dei risultati e utile ricorda
re che la stima di ciascun coefficiente di regressio
ne indica l'effetto netto della variabile cui esso si
riferisce, sullogaritmo dell'importo e che il coef
ficiente stesso e funzione dell'unita di misura in cui
e espressa la variabile. In prima approssimazione
e utile concentrarsi sul segno dei coefficienti di re
gressione stimati dal modello.

L'importo delle pensioni e sistematicamente
pili alto, a parita di altri fattori, per le eta pili eleva
te, per i maschi, i dipendenti statali e per i resi
denti nelle regioni centro-settentrionali. L'impor
to della pensione e maggiore per le prestazioni
che sono state liquidate pili di recente, mentre la
presenza di assegni familiari, dovuti a condizioni
reddituali familiari modeste, pesa positivarnente
sull'importo delle pensioni erogate a persone con
meno di 65 anni.
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Tavola 2.6 - Coefficiente di variazione (a) della dlstrfbuzione degliimporti delle pensioni dirette del
settore pubblico per gestione e sesso (dati percentuali)

GESTIONE Maschi Femmine

Statali 0,72 0,51
Enti locali 0,74 0,69
F.S. 0,59 2,23

Totale 0,48 0,46

Fonte: Istat, I tranamenti pensionistici, Anno 1996, Annuario n. 2, 1998
(a) Normalizzata in base alia numerosita compionaria

Tavola 2.7 - Stima delle determinanti dell'importo della pensione diretta dei dipendenti pubblid (a)

VARIABILI ESPLICATIVE
ETA DEL TITOLARE

Meno di 65 anni 65 anni e pili Totale

Intercetta -396,7 -254,1 484,9

Eta del titolare 0,08 0,06 0,05

(Eta del titolare): -0,56 -0,34 -0,21

Anno di decorrenza della pensione -0,49 0,39 (b) 0,26 (b)

(Anno di decorrenza della pensione)' -0,09 (b) -0,06 (b) 0,12

Importo assegni familiari (rnilioni) 0,03 -0,23 0,00 (c)

Sessa maschile 0,13 0,16 0,14

Gestione dipendenti statali -0,Q3 0,10 0,02

Gestione dipendenti enti locali -0,27 -0,14 -0,21

Ripartizione Centro-nord 0,00 (c) 0,Q1 (c) 0,02

Nurnerosita 8.282 8.364 16.646

R2 37% 15% 29%

(a) Variabile dipendente: logaritmo dell'importo mensile. Tune Ie stime riferite sana significative allivello del 5% se non altrimenti
specificato

(b) Stima significativa al 10%
(c) Stima con livelli di significativita inferiori al 10%
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L'autonomia finanziaria del comuni

Con l'istituzione nel1992 dell'imposta comuna
le sugli immobili (ICI) e la definitiva attribuzione
del suo intero gettito ai comuni a partire dal 1994,
la finanza locale ha subito una profonda trasfor
mazione segnata dal passaggio da un sistema di fi
nanza derivata, caratterizzato dal peso prevalente,
mantenuto per due decenni, dei trasferimenti era
riali, ad un sistema di finanza autonoma, caratteriz
zato da una crescente incidenza delle entrate pro
prie, sia tributarie sia tariffarie, La trasformazione
ha prodotto negli ultimi tre anni rilevanti effetti
sulla struttura dei bilanci comunali.

Dall'esame dei dati finanziari iscritti nei conti
consuntivi dei comuni emergono quattro princi
pali fenomeni:

- a livello nazionale l'aumento del grado di auto
nomia finanziaria si e verificato soprattutto tra il
1992 e il 1994, mentre nel 1995, ultimo anna per il
quale sono disponibili i dati di consuntivo, il tasso
di variazione dell'indicatore e sensibilmente dimi
nuito, pur restando positivo;

- nel periodo osservato, minor rilevanza hanno
avuto sull'aumento del grade di autonomia finan-

ziaria Ie entrate per proventi dei servizi, nondi
meno, il valorepro capite dei proventi e aumen
tatonotevolmente negli enti meridionali ed insula
ri, contribuendo ad un riequilibrio territoriale del
carico tariffario;

- il- processo di decentramento fiscale ha au
mentato le differenze tra aree territoriali e tra enti
appartenenti a diverse classi di ampiezza demo
grafica, in particolare, il grade di autonomia impo
sitiva e aumentato in misura maggiore nelle regio
ni centrali e settentrionali, nei comuni capoluogo
e in quelli con oltre 60.000 abitanti;

- la capacita di riscossione delle entrate tributarie
e sensibilmente diminuita a seguito della introduzio
ne dei nuovi tributi, in particolare nelle regioni set
tentrionali e centrali; tra gli enti delle diverse classi
demografiche tale capacita ha assunto proporzioni
piu.omogenee, anche se e stata inferiore alIa media
nazionale nei comuni di maggiori dimensioni.

Facendo riferimento ai valori accertati, il grade
di autonomia impositiva, misurato dal rapporto
tra le entrate tributarie e il complesso delle entra
te correnti,e aumentato dello 0,8% nel 1995 ri-

Tavola 2.8 - Grado di autonomia tributaria (a) dei comuni per ripartizione geografica e classe di
ampiezza demografica - Anni 1992-1995 (ualori percentuali)

RIPARTIZIONI GRADO Dr AUTONOMIA TRIBUTARIA
GEOGRAFICHE ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

Anni Var. % Anni Var. %

CLASSI Dr AMPIEZZA DEMOGRAFICA 1992 1994 1995 1992-95 1994-95 1992 1994 1995 1992-95 1994-95

Italia settentrionale 25,5 41,4 41,3 62,0 -0,2 25,9 39,4 42,4 63,8 7,7
Italia centrale 24,6 41,7 43,2 75,7 3,7 24,7 40,4 43,5 76,2 7,8
Italia meridionale 21,2 31,2 31,5 48,5 0,9 20,6 28,4 33,0 60,0 16,1
Italia insulare 15,7 23,0 23,5 49,5 2,0 15,5 21,3 23,0 48,4 8,0

Italla 23,4 37,5 37,8 61,6 0,8 23,6 35,7 38,6 63,5 8,1

fino a 5.000 abitanti 21,3 34,5 31,7 49,1 -8,0 21,1 30,6 32,3 53,2 5,6
da 5.001 a 10.000 abitanti 24,0 38,0 38,6 60,8 1,6 23,9 35,4 38,9 62,6 9,8
da 10.001 a 20.000 abitanti 24,7 38,4 38,9 57,5 1,3 24,1 35,8 39,2 62,5 9,4
da 20.001 a 60000 abitanti 25,3 38,7 39,4 55,8 1,8 25,0 36,4 39,9 59,4 9,5
oltre 60.000 abitanti 23,0 37,7 38,9 69,0 3,1 23,6 37,5 40,2 70,3 7,1
capoluoghi di provincia 22,8 37,9 39,1 71,5 3,2 23,6 37,7 40,4 71,0 7,1

Fonte: Istat, Elaborazioni su certificati di conto consuntivo dei comuni
(a) Entrate tributarie in rapporto aile entrate correnti
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Tavola 2.9 - Grado di autonomia flnanzlarfa (a) dei comuni per ripartizione geografica e classe di
ampiezza demografica - Anni 1992-1995 (dati percentuali)

RIPARTIZIONI GRADO Dr AUTONOMIA FINANZIARIA
GEOGRAFICHE ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

Anni Var. Anni Var.
CLASSI or AMPIEZZA DEMOGRAFICA 1992 1994 1995 1992-95 1994-95 1992 1994 1995 1992-95 1994-95

Italia settentrionale 47,7 63,5 64,5 35,3 1,6 47) 61,7 64,0 34,2 3,7
Italia centrale 43,6 60,7 63,0 44,5 3,8 42,4 59,6 62,2 46,6 4,3
Italia meridionale 30,5 41,1 42,4 39,1 3,2 28,0 37,2 41,5 48,2 11,5
Italia insulare 23,5 31,8 32,0 36,1 0,6 21,6 28,5 29,7 37,7 4,4

Italia 41,0 55,0 56,3 37,6 2,1 40,0 53,2 55,3 38,3 4,0

fino a 5.000 abitanti 40,2 52,3 51,6 28,4 -1,3 40,2 48,6 50,5 25,6 3,9
da 5.001 a 10.000 abitanti 43,4 57,3 57,8 33,2 0,9 43,5 55,7 57,1 31,3 2,6
da 10.001 a 20.000 abitanti 45,0 58,5 59,1 31,3 1,0 44,4 56,9 58,3 31,2 2,4
da 20.001 a 60.000 abitanti 44,2 57,6 58,7 32,7 1,9 43,3 55,7 57,6 33,1 3,5
oltre 60.000 abitanti 38,0 53,6 55,8 46,8 4,1 36,6 52,2 54,8 49,6 4,9
capoluoghi di provincia 38,6 54,0 56,3 45,9 4,3 37,3 52,7 55,3 48,2 4,9

Fonte: Istat, Elaborazioni su certificato di conto consuntivo dei comuni
(a) Rapporto tra entrate tributarie ed extratributarie ed entrate correnti

spetto all'anno precedente, rna il suo incremento
e stato pili consistente nei comuni dell'Italia cen
trale (+3,7%) e in quelli di grandi dimensioni de
mografiche (Tavola 2.8). Le contenute variazioni
riscontrate nel 1995 hanno fatto seguito a notevo
li incrementi intervenuti nel 1993 e nel 1994, tan
to che la variazione complessiva dell'indicatore,
nell'intero periodo osservato, e risultata pari al
61,6%. Il rapporto e passato, infatti, dal 23,4% del
1992 al 37,8% del 1995. Peraltro, le entrate tributa
rie hanna aumentato il loro peso relativo sulle
complessive fonti di finanziamento corrente dei
comuni, soprattutto tra le amministrazioni delle
regioni centrali e settentrionali, nelle quali l'indi
catore e salito da quote vicine al 25% nel 1992 a
quote superiori al 40% nel 1994, con tassi di varia
zione pari rispettivamente a poco meno del 76%
nelle regioni centrali e al 62% nelle regioni setten
trionali.

L'aumento del grado di autonomia e stato note
vole anche con riferimento ai valori riscossi (Ta
vola 2.8), essendosi incrementato il rapporto dal
23,6% del 1992 al 38,6% del 1995 con una signifies
tiva variazione dell'S, 1% tra il 1994 ed il 1995, e del
63,5% nell'intero periodo esaminato. Alla dinami
ca del fenomeno osservato nel 1995 hanno contri
buito soprattutto gli enti delle regioni meridionali,
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nelle quali l'indicatore e aumentato del 16,1%, non
che i comuni appartenenti alle classi centrali di
ampiezza demografica, per i quali l'incremento e
risultato superiore al 9%.

Al notevole incremento del grado di autono
mia tributaria ha corrisposto nello stesso perio
do un aumento ancor pili elevato del carico fisca
le pro capite. A livello nazionale il valore pro ca
pite dei tributi comunali e passato da 273 mila li
re nel1992 a 490 mila lire nel 1995, con una varia
zione percentuale pari a poco meno dell'80%
(Tavola 2.10). Il fenomeno e stato particolarmen
te rilevante nelle regioni centrali e settentrionali
e nei comuni di maggiori dimensioni. Nondime
no, in tutte Ie ripartizioni territoriali e in tutte le
classi di ampiezza demografica la variazione per
centuale del carico fiscale pro capite e stata su
periore a quella del grado di autonomia. Ne11995,
perc, l'intensita del fenomeno si e sensibilmente
attenuata, essendo stata la variazione percentuale
del carico fiscale pro capite pari al 2,5% a livello
nazionale.

Il processo di decentramento fiscale a favore
dei comuni ha prodotto un ampliamento dei dif
ferenziali del grado di autonomia impositiva sia tra
aree geografiche, sia tra enti di diverse classi di
mensionali. Misurando le differenze in termini di
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Tavola 2.10 - Valore degli accertamentipro capite dei comuni per categoria, ripartizione geografica e
classe di ampiezza demografica - Anni 1992-1995 (dati di competenza in lire)

RlPARTIZIONI GEOGRAFICHE ENTRATE TRIBUTARIE PROVENTI Dr SERVIZI

Anni Var. % Anni Var. %

CLASSI or AMPIEZZA DEMOGRAFICA 1992 1994 1995 1992-94 1992-95 1994-95 1992 1994 1995 1992-94 1992-95 1994-95

Italia settentrionale 323.509 570347 580042 76,3 79,3 1,7 142.262 147668 152.233 3,8 7,0 3,1

Italia centrale 318393 603673 622.269 89,6 95,4 3,1 123.737 125469 123.147 1,4 -0,5 -1,9

Italia meridionale 198.133 312654 322.759 57,8 62,9 3,2 39.951 43946 49433 10,0 23,7 12,5

Italia insulare 165413 271278 287,735 64,0 73,9 6,1 39394 46721 47899 18,6 21,6 2,5

Halla 273.259 478.203 490.311 75,0 79,4 2,5 101.605 105.974 -109.034 4,3 7,3 2,9

fino a 5.000 abitanti 209.044 382.969 352.735 83,2 68,7 -7,9 89679 94.880 99.006 5,8 10,4 4,3
da 5.001 a 10.000 abitanti 218.606 377.314 395.520 72,6 80,9 4,8 114253 118366 119.172 3,6 4,3 0,7

da 10.001 a 20.000 abitanti 237555 401.705 424.266 69,1 78,6 5,6 134.978 138217 141.584 2,4 4,9 2,4

da 20.001 a 60.000 abitanti 274.788 443233 455254 61,3 65,7 2,7 128431 133697 133.297 4,1 3,8 -0,3

oItre 60.000 abitanti 347401 634006 663493 82,5 91,0 4,7 73.069 75.919 80.282 3,9 9,9 5,7
capoluoghi di provincia 371.813 665.174 694.155 78,9 86,7 4,4 84.808 81.246 85983 -4,2 1,4 5,8

Fonte: Istat, Elaborazioni su certificato di conto consuntivo dei comuni

scarti assoluti tra i valori massimo e minima
dell'indicatore nei tre anni considerati, (Tavola
2.8), si nota che 10 scarto era pari a 9,8 punti per
centuali nel 1992, mentre e salito a 18,7 punti nel
1994 e a 19,7 punti nel 1995. Il fenomeno e con
fermata dai numeri indice del carico fiscale pro
capite. Fatto pari a 100 il valore pro capite degli
accertamenti a livello nazionale, nel 1992 il valore
era superiore ad esso nelle regioni settentrionali e
centrali (pari rispettivamente a 118 e a 116) e infe
riore nelle regioni meridionali e insulari (pari ri
spettivamente a 72 e a 60). Nel 1995 le distanze tra
le ripartizioni sana aumentate can un valore pari a
127 per le regioni centrali, a 118 per quelle setten
trionali e rispettivamente a 66 e a 59 per Ie regioni
meridionali ed insulari.

Analogo fenomeno si e prodotto tra enti ap
partenenti a classi demografiche differenti. Fatto
pari a 100 il valore media nazionale del carico fi
scale pro capite, nel 1992 il livello minima si ri
scontrava negli enti fino a 5.000 abitanti, nei quali
l'indice era pari a 76, mentre il valore massimo si
aveva negli enti con pili di 60.000 abitanti, nei qua
li l'indice era pari a 127. Nel 1995 il valore minima
continua ad essere quello degli enti fino a 5.000
abitanti e il relativo indice diminuisce a 72. Anche
il valore massimo continua ad essere quello degli
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enti di maggiori dimensioni demografiche e l'indi
ce aumenta a 135.

A seguito della riforma dei tributi locali, nei bi
lanci consuntivi dei comuni si osserva un secondo
fenomeno rilevante. Esso riguarda la capacita di
gestione delle nuove basi imponibili da parte de
gli enti e puo essere misurato dalle variazioni in
tervenute, a partire dal 1993, nella capacita di ri
scossione dei tributi propri, calcolata come rap
porto percentuale tra riscossioni in canto com
petenza e accertamenti relativi a ciascun esercizio
considerato (Tavola 2.11). Nel 1992 l'indicatore ri
sulta pari al 71,6% a livello nazionale; nei due anni
successivi esso ha subito una sensibile diminuzio
ne, passando al 60,3% nel 1993 e al 59,8% nel 1994,
per poi risalire lievemente nel 1995 al 61,7%. Il fe
nomeno e stato comune a tutte Ie -regioni e a tutte
le classi dimensionali dei comuni. Tuttavia, la capa
cita di riscossione e diminuita in misura maggiore
nelle regioni centrali e settentrionali, nelle quali
prima del 1993 essa era pili elevata rispetto alle re
gioni meridionali ed insulari. Tra gli enti apparte
nenti alle varie classi dimensionali il fen omena ha
assunto proporzioni pili omogenee, se si escludo
no i comuni can oltre 60.000, abitanti nei quali la
capacita di riscossione e diminuita in misura meno
sensibile tra il 1992 ed il 1995. Negli ultimi anni si
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Tavola 2.11 - Rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate tributarie dei comuni per regione
e classe di ampiezza demografica - Anni1990-1995 (dati percentuali)

CLASS] DEMOGRAFICHE 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Piemonte 77,1 72,3 76,8 65,9 61,4 62,0
Valle d'Aosta 80,2 84,2 83,7 73,5 61,3 58,6
Lombardia 76,8 76,1 76,3 62,5 59,0 64,2
Trentino-Alto Adige 81,0 79,6 76,3 62,5 72,8 69,8
Veneto 80,9 79,5 80,5 66,6 71,3 73,3
Friuli-Venezia Giulia 72,6 70,7 71,3 61,8 60,2 59,0
Liguria 71,1 61,9 73,0 62,1 65,9 64,0
Emilia Romagna 79,6 81,1 82,2 69,0 70,4 70,1
Toscana 76,1 76,9 77,0 67,2 65,2 62,5
Umbria 71,7 72,6 73,6 64,0 65,8 65,5
Marche 76,9 77,0 78,6 68,5 64,8 63,5
Lazio 61,1 61,8 62,5 51,6 52,2 56,8
Abruzzo 58,1 62,7 66,3 55,2 52,4 54,9
Molise .61,3 66,1 69,5 52,6 52,5 55,7
Campania 50,5 49,0 59,1 48,9 51,2 55,0
Puglia 61,3 62,9 69,1 60,5 57,5 62,7
Basilicata 49,5 52,2 57,9 47,0 50,7 53,6
Calabria 48,8 45,5 55,5 46,7 50,4 51,5
Sicilia 48,0 46,8 52,8 47,9 45,8 44,5
Sardegna 53,9 52,3 53,2 42,7 47,2 46,9

Italia 69,7 68,8 71,6 60,3 59,8 61,7

fino a 5000 abitanti 68,4 67,6 68,8 60,5 57,6 58,1
da 5001 a 10000 69,4 69,5 71,5 62,1 60,2 61,3
da 10001 a 20000 69,6 69,3 71,6 62,8 60,6 62,2
da 20001 a 60000 69,0 70,7 71,6 62,0 60,4 62,1
oltre 60000 70,3 67,9 69,5 58,7 60,1 62,6
capoluoghi di provincia 72,4 68,0 72,6 58,7 60,2 62,7

Fonte: Istat, Elaborazioni su certificato di canto consuntivo dei comuni

sana quindi ridotte le distanze tra le aree territo
riali del Paese, anche se a questa solo aspetto non
puo essere attribuita una valenza positiva, vista la
generale diminuzione della capacita di riscossione
dei tributi locali.

II grado di autonomia finanziaria, misurato dal
rapporto tra la somma delle entrate tributarie e
extra-tributarie e Ie entrate correnti, ha segnato
nel 1995, can riferimento agli accertamenti, una
variazione pari al 37,6% rispetto al 1992 e al 2,1%
nei confronti dell'anna precedente (Tavola 2.9).
L'indicatore ha avuto, quindi, una dinamica pili
modesta rispetto a quella dell'autonomia impositi
va a causa di un contenuto incremento dei pro
venti per servizi, il cui valore pro capite e aumen-
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tato tra il 1992 e il 1995 del 7,3% (Tavola 2.10). Pe
raltro, l'incremento dei proventi e stato malta
differenziato tra le aree geografiche del Paese:
mentre nelle regioni centrali la variazione del valo
re pro capite e stata negativa, nelle regioni meri
dionali ed insulari essa e stata almena tre volte su
periare a quella registrata dal valore media nazio
nale. Nonostante Ie diverse dinamiche registrate
dai proventi per servizi nelle quattro aree geogra
fiche, le differenze territoriali restano ancora ele
vate: fatto pari a 100 il valore media pro capitena
zionale, nel 1995 i proventi sana stati pari a 140
circa negli enti delle regioni settentrionali, a 112 in
quelli delle regioni centrali e a circa 45 negli enti
delle regioni meridionali ed insulari.
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3. Laperformance del sistema delle impres e

• Nel 1997, L'incremento del valore aggiunto a prezzicostanti del settore dei beni e servi
zi destinabili alta vendita e stato pari all'1,8%: ad una accelerazione, rispetto ai risul
tati del 1996, della crescita nell'industria in senso stretto (+2,1%) e nei seruizi destina
bili alta vendita (+2,1%), si e contrapposta una diminuzione per il comparto agricolo
(-0,5%) e le costruzioni (-1,0%). L'occupazione ediminuita dello 0,1% in termini di unita
di lavoro; it calo e interamente attribuibile alla riduzione del numero degli indipendenti
(-43.000 unitd di lauoro), mentre i dipendenti sono aumentati dello 0,3% (+32.000 unita).
L'unico settore ad avere creato posti di lavoro nella media del 1997 e stato quello dei
servizi privati.

• La crescita del valore aggiunto si eassociata ad un aumento delle retribuzioni lorde per
dipendente superiore di 1,8 punti percentuali a quello dei prezzi al consumo per le fami
glie di operai ed impiegati.

• I margini di redditiuitd delle imprese sono diminuiti tra il 1996 e il 1997, passando dal
40,2% al 39,4%, mantenendo tuttavia livelli ancora elevati e superiori a quelli registrati
ne11994. Cia ha contribuito ad una diminuzione di oltre mezzo punta del tasso di cresci
ta dei prezzi finali.

• Nelperiodo 1993-961a dinamica dell'occupazione estata condizionata da un progressi
vo aumento dei rapporti costi intermedi/lavoro e capitale/lauoro, che ha sostenuto per in
tero la crescita della produzione. Nell'industriamanifatturiera l'effetto di spiazzamento
dellavoro e, in particolare, imputabile all'aumento degli input intermedi; nei servizi emer
ge un ruolo importante anche dei processi di sostituzione di capitale a lavoro.

• La contrazione occupazionale manifestatasi tra il 1993 e il 1997 ha riguardato soltanto
le professioni operaie e in genere manuali.

• Mentre le imprese del Nord-ouest, Nord-est e Centro esprimono probabilita di aumenta
re i'occupazione tra un anna ed il successivo pari rispettivamente a 50,3%, 54,7% e
49,3%, la probabilitd di crescita per Ie irnprese meridionali e nettamente inferiore e pari
al 35,4%. Le caratteristiche delle imprese che creano occupazione sono la redditioita,
l'innouazione, la propensione all'esportazione, l'intensita di utilizzo del lauoro, misurata
da un elevato orario pro capite.

• Le tendenze delle esportazioni italiane negli anni novanta confermano una forte e stabile
capacita di penetrazione sui mercati mondiali. Tra il1993 e il1997la composizione mer
ceologica delle esportazioni ha mostrato un aumento del peso relativo dei prodotti chi
mici e farmaceutici, dei prodotti meccanici e dei mezzi di trasporto, mentre edeclinato il
peso delle produzioni "tradizionali" (tessili, abbigliarnento, mobili ecc.). I fiussi di espor
tazioni risultano in misura crescente orientati verso i nuovi paesi industrializzati, le eco-

. nomie emergenti ed i paesi dell'Europa centrale e dell 'est.
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Introduzione

Le vicende economiche italiane degli ultimi due
anni hanno segnalato come la crescita aggregata
dell'economia sia stata, di volta in volta, caratteriz
zata da forti asimmetrie settoriali, dimensionali e
territoriali. In questa quadro, la sostenibilita del
processo di integrazione europea va apprezzata,
al di la dei parametri di convergenza, anche sulla
base delle tendenze di medio periodo dell'econo
mia reale, caratterizzate da una profonda ristruttu
razione dei settori produttivi e significativi feno
meni di riallocazione dell'occupazione.

Sembrano rilevanti le analisi riguardanti la soli
dita e pervasivita dei fattori di crescita del sistema
produttivo, con particolare riferimento alla struttu
ra econornico-finanziaria delle imprese, alla capa
cita di riposizionamento delle unita produttive in
risposta a shock esterni e all'andamento del ciclo,
alla dinamica della produttivita dei fattori come ele
mento determinante della relazione tra crescita e
occupazione e della cornpetitivita del sistema.

Dallato del mercato dellavoro, pur in un quadro
caratterizzato da una notevole debolezza della do
manda aggregata di lavoro, sembrano emergere se
gnali di una forte ricomposizione sia della domanda
sia dell'offerta. Cia rafforza l'esigenza di approfon
dire l'analisi della relazione tra dinamica dell'occu
pazione e performance delle imprese, delle modi
ficazioni del mix professionale e settoriale dell'oc
cupazione, dei mutamenti nella struttura demogra
fica e professionale dell'offerta di lavoro.

Infine, l'analisi dell'evoluzione del sistema pro
duttivo in termini di propensione all'esportazio
ne e di capacita di reagire ai cambiamenti di natu
ra monetaria e reale assume, nella prospettiva del
processo di integrazione europea, particolare ri
levanza. In particolare, l'ultimo biennio, caratte
rizzato dapprima da una significativa rivalutazione
del cambio reale e, successivamente, da una sua
stabilizzazione, ha costituito una situazione poten
zialmente difficile per la capacita competitiva del
Paese che invece ha mostrato una buona tenuta e,
sopra~tutto, un'elevata integrazione strutturale
con le economie continentali.

3.1 I risultati economici delle imprese nel
1996-97

Nel 1997, nonostante la ripresa dei livelli di at
tivita economica, misurata da un incremento del
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valore aggiunto ai prezzi di mercato a prezzi co
stanti pari all'1,8%, nel settore dei beni e servizi
destinabili alla vendita l'occupazione complessiva
e diminuita dello 0,1%, cioe di 11.000 unita di lavo
ro equivalenti a tempo pieno (Tavola 3.1). La di
minuzione dell'occupazione e interamente attri
buibile al calo dei lavoratori indipendenti (-43.000
unita di lavoro), mentre i dipendenti sono au
mentati dello 0,3% (+32.000 unita). La crescita del
valore aggiunto e stata associata ad una ripresa si
gnificativa delle retribuzioni, il cui aumento e sta
tosuperiore di 1,8 punti percentuali a quello dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im
piegati.

L'accelerazione salariale in termini reali, che ha
seguito quella, pill modesta, registratasi nel 1996
(+0,3%), e risultata coerente con la dinamica della
produttivita dellavoro, rna la riduzione del rap
porto tra prezzi dell' output e prezzi al consumo e
la crescita di un punto percentuale dell'aliquota ef
fettiva dei contributi sociali hanno determinato
una variazione del 2% del costa del lavoro per
unita di prodotto.

Questa potenziale pressione inflazionistica e
stata in parte assorbita dalla moderataevoluzione
dei prezzi degliinputimportati (+1,1%), che ha
consentito una crescita dei costi unitari dell'1,6%,
un punto percentuale inferiore a quella registratasi
nel 1996. La parziale traslazione di questo incre
mento sui prezzi finali, misurata da una caduta del
10 0,6% dei margini di profitto sui costi variabili, se
da un lato ha favorito una ulteriore decelerazione
dei prezzi finali, dall'altro ha determinato una di
minuzione dei margini di redditivita delle impre
se: la quota dei profitti lordi sul valore aggiunto, in
fatti, e passata daI40,2% al 39,4%, mantenendo tut
tavia un livello elevato e superiore a quello regi
strato nel 1994.

Le dinamiche produttive ed occupazionali ri
levate per il complesso del settore privato
dell'economia scaturiscono da andamenti diffe
renziati nei diversi comparti: ad una accelera
zione, rispetto ai risultati del 1996, della crescita
del valore aggiunto reale nell'industria in senso
stretto (+2,1%) e nei servizi destinabili alla ven
dita (+2,1%), si e contrapposta una diminuzione
per il comparto agricolo (-0,5%) e le costruzioni
(-1,0%). Per quanto riguarda l'occupazione,
l'unico settore ad avere creato posti di lavoro
nella media del 1997 e stato quello dei servizi
privati.
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3. LA PERFORMANCE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

Tavola 3.1 - Principali indicatori di contabthta nazionale - Anni 1993-1997 (uariazioni percentuali sul
periodo precedente)

Valore Unita di Unita di Unita di Retribuzioni Produuivita Margini di
ANN! aggiunto (a) lavoro lavoro lavoro lorde del lavoro (d) profitto

totali totali (b) dipendente reali (c) (e)

BENI E SERVIZI DESTINABILI ALLA VENDITA

1993 -0,7 -3,4 -644 -3,4 -0,9 2,6 36,8
1994 2,3 -1,6 -290 -1,8 -0,4 3,9 38,8
1995 3,3 -0,3 -50 -0,6 -1,4 3,8 40,5
1996 0,7 0,1 23 0,0 0,3 0,5 40,2
1997 1,8 -0,1 -11 0,3 1,8 1,9 39,4

AGRICOLTURA

1993 -1,5 -7,3 -156 -9,3 -0,5 6,4 13,6
1994 0,5 -4,6 -92 -6,4 -3,8 4,9 18,3
1995 0,4 -4,0 -75 -3,7 -3,1 5,0 25,4
1996 -1,9 -3,0 -55 -2,6 -1,9 4,6 30,1
1997 -0,5 -1,3 -23 -1,9 0,5 1,3 28,2

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO

1993 -2,2 -4,9 -248 -5,6 -0,4 2,0 35,0
1994 5,1 -0,6 -29 -0,3 -0,4 5,9 38,4
1995 4,6 -0,6 -29 -0,7 -1,5 5,8 40,9
1996 -1,0 -0,8 -38 -0,9 0,4 -0,6 40,1
1997 2,1 -0,6 -29 -0,9 2,4 2,9 39,5

COSTRUZIONI

1993 -5,6 -1,5 -26 -3,8 -3,1 -4,2 31,6
1994 -4,5 -4,1 -68 -5,2 -0,1 -0,4 32,7
1995 0,8 -0,8 -13 -2,5 -4,3 1,7 34,0
1996 2,1 -1,7 -28 -3,5 0,2 3,9 35,2
1997 -1,0 0,0 ° 0,9 0,5 -1,0 35,0

SERVIZI DESTINABILI ALLA VENDITA

1993 0,9 -2,1 -213 -0,9 -1,2 3,2 40,2
1994 1,7 -1,0 -102 -1,7 -0,5 2,8 41,4
1995 2,9 0,7 67,0 0,1 -1,0 2,5 42,3
1996 1,5 1,5 144 1,5 0,3 0,1 41,6
1997 1,7 0,4 42 1,2 1,6 1,7 40,8

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) Ai prczzi di mercato, a prezzi costanti del 1990
(b) Variazione assoluta (migliaia di unita)
(c) Retribuzioni lorde per dipendente deflazionate con I'indice dei prezzi al consumo per Ie famiglie di operai e impiegati
(d) Valore aggiunto al costa dei fattori,a prezzi costanti del 1990, per unita di lavoro
(e) Profitti lordi in percentuale del valore aggiunto al costa dei fattori a prezzi correnti

3.1.1 Il settore primario

II quadro iruernazionale

Nel 1997 la produzione agricola mondiale, se
condo le prime stime raccolte dalla FAO, ha avuto
una moderata espansione (+0,8%), con andamenti
differenziati nei vari continenti e per i singoli pro
dotti. Infatti, ad una dinamica pili sostenuta per
l'America (+1,7%) e I'Asia (+1,9%), ha fatto riscon-

ISTAT - R;\PPORTO ANNUAI.E 1997

tro una flessione per l'Africa (-2,0%), l'Europa (
2,1%) e l'Oceania (-2,2%)'

Con riferimento alle differenti colture si regi
stra una situazione di stabilita per i cereali (+0,2%)
e una crescita della soia (+9,7%), pili marcata nelle
aree del Nord America e dell'Europa, trainata da
un forte incremento dei consumi. Aumenti pro
duttivi si registrano anche per agrumi e carne,
mentre flessioni pili 0 meno marcate si registra
no per uva, mele, patate e tabacco. Al modesto
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tasso di crescita della produzione ha fatto riscon
tro una nuova diminuzione dei prezzi a livello
mondiale, sia delle produzioni vegetali sia di quel
le zootecniche.

Limitatamente ai paesi aderenti all'Ue, dai primi
dati resi noti dall'Eurostat, basati su stime dei pae
si membri, si registra un lieve incremento dei vo
lumi produttivi (+0,5%), sintesi di una variazione
positiva per le produzioni vegetali (+1,6%) e leg
germente negativa per quelle zootecniche (-0,5%).

La contenuta dinamica produttiva e la risultan
te di andamenti assai diversificati nei singoli Stati
membri e per i principali comparti (Tavola 3.2).
In particolare, si registra una flessione per i ce
reali (-0,8%), nonostante l'incremento delle su
perfici coltivate. In forte caduta risultano i prezzi
in tutta l'Ue (-7,1%), con variazioni piu sensibili
per Regno Unito ed Irlanda. Una forte contrazio
ne produttiva si e avuta per patate, frutta, vino e
fiori, mentre una crescita consistente si e regi
strata per semi oleosi, olio d'oliva e barbabietola
da zucchero. Nel caso dei semi oleosi l'ulteriore
crescita degli ettari coltivati, accompagnata dal
superamento della superficie massima garantita
per il nostro Paese, ha portato ad un abbatti
mento degli aiuti e all'insorgenza di nuove pena
lita che si ripercuoteranno negativamente sulle
semine di quest'anno. La produzione di vino e di
minuita in misura consistente in tutta Europa, ec
cetto che in Spagna. Il prodotto e tuttavia di ec
cellente qualita e i ridotti livelli produttivi hanno
generato una sensibile diminuzione delle giacen
ze, una stabilizzazione dei consumi e hanno limi
tato il ricorso alla distillazione obbligatoria.

SuI versante delle produzioni zootecniche si
segnala la ritrovata stabilita per la produzione di
carne bovina, dopo le difficolta dello scorso anna
legate all'epidemia di encefalite spongiforme bo
vina. A turbare il mercato e peraltro intervenuta la
peste suina nei Paesi Bassi, che ha portato all'ab
battimento del 40% dei capi, con forti compensa
zioni per gli allevatori olandesi. Una sostanziale
stabilita registra il settore ovicaprino, mentre una
leggera flessione ha caratterizzato la produzione
di latte, alla quale si e accompagnata una riduzione
dei relativi prezzi.

Riguardo ai consumi intermedi, per il comples
so dei paesi Ue si registra un leggero contenimen
to (-0,3%), mentre i prezzi mostrano una dinamica
contenuta (+0,9%), In virtu del debole andamento
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di produzione e prezzi dell' output e della mode
sta contrazione dei consumi intermedi, il valore
aggiunto ha subito una battuta d'arresto in quasi
tutti gli Stati membri, ad eccezione di Germania e
Belgio. .

Nel complesso dell'Unione, come nel nostro
Paese, dopo tre anni di crescita consecutiva si e re
gistrata una flessione del reddito agricolo, misura
to attraverso il valore aggiunto netto reale al costa
dei fattori per unita di lavoro, che nei tre anni pre
cedenti era cresciuto, per il complesso dei paesi,
del 9,40/0 nel 1994, del 5,2% nel 1995 e del 6,3% nel
1996. La recente flessione va ascritta alla decisa ca
duta dei prezzi, all'aumento contenuto della pro
duzione finale e ad una contrazione dei contributi
alla produzione; inoltre, la flessione della manodo
pera e stata meno pronunciata rispetto agli anni
scorsi (-1,9%),

L'analisi dell'indice del reddito dell'attivita agri
cola per il 1997 evidenzia le difficolta che incontra
il settore agricolo europeo costretto a confrontar
si con quote di produzione, riduzioni nel livello
degli aiuti e riallineamento dei prezzi a livello
mondiale. A tutto cia si aggiungono i processi di
ristrutturazione del settore, che coincidono con
una ulteriore espulsione di mana d'opera dal pro
cesso produttivo.

II quadro nazionale e regionale

Dopo tre anni consecutivi di crescita, il setto
re agricolo ha registrato una battuta d'arresto: in
termini nominali il valore aggiunto ai prezzi di
mercato dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha
subito una flessione pari al 2,7%, derivante da
una diminuzione dello 0,5% per la quantita e da
un netto ridimensionamento dei prezzi (-2,2%).
Nel determinare il risultato negativo del settore,
sono state decisive le forti cadute produttive nel
comparto frutticolo (-21,4%), cerealicolo (-4,9%)
e vitivinicolo (-11,6%). I timori di una ampia ca
duta produttiva sono stati in parte attenuati dalla
ripresa delle produzioni industriali, in particola
re soia (+36,2%) e barbabietola da zucchero
(+17,8%). Si registra inoltre la tradizionale annata
di carica del comparto olivicolo (+40,6%) e il for
te recupero produttivo del comparto agrumico
10 (+11,6%). Per il settore zootecnico si e invece
registrata una sostanziale stabilita,

[STAT - RAPPORTO ANNUALE 1997



3. LA PERFORMANCE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

Tavola 3.2 - Andamento dei pr-Incf.palf ,indicatori agricoli nei paesi dell'Unione europea -
Anno 1997 (variazioni percentuali sull'anno precedente) (b)

PAESI MEMBRI PRODUZIONE AGRICOLA CONSUMIINTERMEDI Contributi Valore aggiunto ai Valore aggiunto al Reddito
prezzi di mercato costo dei fattori agricola (a)

Quantitii Prezzi Quantita Prezzi

Belgio -0,5 1,7 1,0 -0,2 4,7 1,7 2,4 3,7
Danimarca 1,4 -0,5 -0,7 0,7 2,6 1,9 2,1 0,0
Germania 0,1 1,5 -1,0 2,0 -4,0 2,5 0,3 3,2
Grecia 2,8 0,4 2,3 2,2 -8,1 2,6 -0,4 -4,4
Spagna 7,0 -5,7 1,4 1,7 6,4 -0,7 0,7 -2,2
Francia 0,2 1,8 1,6 1,9 -3,2 0,4 -0,4 0,7
Irlanda 0,5 -6,3 -4,6 -1,1 2,9 -6,0 -2,7 -2,8
Italia (b) -0,8 -1,9 -1,3 -0,3 6,6 -2,8 -1,6 -3,8
Lussemburgo -4,0 2,8 1,2 0,4 3,2 -3,8 -1,6 0,8
Olanda -6,8 3,9 -3,3 2,0 240,1 -5,0 7,5 8,7
Austria -0,3 0,4 -0,7 2,1 -9,6 -1,3 -5,6 -8,4
PortogaUo -3,1 -5,1 -1,7 -2,4 -12,0 -11,3 -11,4 -13,3
Finlandia 4,4 -3,5 -1,7 3,6 -8,3 -1,5 -6,4 -5,6
Svezia 1,9 -1,6 -0,2 2,8 4,5 -5,0 -1,0 -2,1
Regno Unito 0,6 -11,6 -1,4 -2,8 -10,2 -19,8 -16,6 -22,4

De 12 0,4 -1,4 -0,3 0,9 1,1 -2,2 -1,6 -2,7
De 15 0,5 -1,3 -0,3 1,0 0,2 -2,2 -1,7 -2,8

Fonte: Eurastat (stime di gennaio 1998)
(a) Valore aggiunto netto reale al costa dei fattori per unita di lavora
(b) Dati aggiornati al 31 marzo 1998

Significativa e stata la discesa dei prezzi alla
produzione (-1,9%) che, pur provocando l'in
soddisfazione dei produttori per il negativo ri
flesso sui redditi, ha contribuito positivamente al
contenimento del processo inflazionistico. L'an
damento negativo dei prezzi, tuttavia, e state bi
lanciato sia dall'incremento degli aiutialla produ
zione sia dalla sensibile riduzione degli interessi
passivi.

Le prime elaborazioni dei dati regionali relati
vi all'andamento delle produzioni agricole deno
tano un andamento negativo quasi generalizzato,
fatta eccezione per alcune regioni del Mezzo
giorno (Tavola 3.3). Le diminuzioni pili significati
ve si registrano in Emilia-Romagna, a causa del
pessimo andamento di frutta fresca, cereali, or
taggi e vino, e in Trentino-Alto Adige, per il deci
so calo della produzione di frutta (-22,5%). La
flessione registrata in Puglia e da ascrivere al ne
gativo andamento di ortaggi, vino e cereali, bilan
ciati solo in parte dal recupero della produzione
olivicola, per la quale si e registrato un vistoso in
cremento delle quantita prodotte (+40,9%), ac
compagnato da una significativa flessione dei
prezzi (-14,3%). SuI fronte delle produzioni 200

tecniche, si registra un contenimento della pro-
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duzione di latte (-1,5%) soprattutto nelle aree del
Nord, che si associa ad una sostanziale stabilita
della produzione di carne in quasi tutte le regioni.

3.1.2 L'industria in senso stretto

Nel complesso dell'industria in senso stretto il
valore aggiunto ai prezzi di mercato e aumentato
nel 1997 del 2,1%. Questo incremento e state pili
consistente nei settori della trasformazione indu
striale (+2,3%) rispetto al comparto dei beni ener
getici (+1,2%).

A trainare la crescita e state il settore dei mezzi
di trasporto, il cui valore aggiunto ha registrato un
incremento assai significativo, pari al 15,1%. Per
carta, cartotecnica ed editoria la crescita e stata del
7,6%, per i minerali e metalli ferrosi e non ferrosi
del 6,5%, per i prodotti in metallo (escluse Ie mac
chine) del 5,1%. In sofferenza, invece, e apparso il
settore dei macchinari: in particolare, le macchine
per ufficio e gli strumenti di precisione hanno re
gistrato una flessione del 5,5%, quelle agricole e in
dustriali del 2,9%. In flessione marcata sono risul
tati anche i settori del legno e dei mobili in legno
(-3,5%) e delle altre industrie manifatturiere.
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Tavola 3.3 - Produzione agricola lorda vendibileper regione - Anho 1997 (variazioni percentuali rispet
to all'anno precedente)

REGIONI Quantita Prezzi Valori

Piemonte -4,0 -3,1 -7,0
Valle d'Aosta -6,1 -1,1 -7,1
Lombardia 0,1 -3,0 -2,9
Trentino-Alto Adige -13,4 -0,6 -13,9
Veneto -0,6 -3,2 -3,8
Friuli-V. Giulia -0,1 -5,1 -5,2
Liguria -1,9 -1,4 -3,3
Emilia -Romagna -9,1 -0,1 -9,2
Toscana -5,6 -1,6 -7,1
Umbria -2,1 -4,2 -6,2
Marche 1,6 -2,4 -0,8
Lazio 0,8 -0,2 0,6
Abruzzo 2,6 -2,3 0,2
Molise -0,1 -2,6 -2,7
Campania -0,3 -0,8 -1,1
Puglia -7,1 -1,2 -8,2
Basilicata -15,2 0,2 -15,0
Calabria 24,4 -3,8 19,7
Sicilia 14,4 -2,5 11,5
Sardegna 2,6 1,4 4,0

Centro-Nord -3,2 -2,2 -5,3
Mezzogiorno 3,5 -1,4 2,0
Italia -0,8 -1,9 -2,7

Fonte: Istat, Conti economici nazionali

Nonostante la ripresa produttiva, il numero di
unita di lavoro nell'industria e diminuito, in media
d'anno, della 0,6%. Tuttavia, tale risultato e imputa
bile largamente al trascinamento negativo deri
vante dall'anno precedente.

L'effetto combinato delle dinamiche del costo
unitario (+5%) e della produttivita del lavoro
(+2,9%), congiuntamente all'andamento contenu
to dei prezzi degli input di beni e servizi (+0,60/0),
ha determinato un incremento piuttosto rid otto
dei costi unitari variabili (+ 1%). Peraltro, le politi
che di prezzo seguite dalle imprese sono state im
prontate, in un quadro di stabilita del tasso di cam
bio reale, ad un contenimento dei prezzi finali sul
mercato interno e su quelli esteri. Cia e testimo
niato da una diminuzione del mark-up sui costi va
riabili (-0,3%), che ha consentito di contenere la
crescita dei prezzi dell 'output entro 10 0,6%.

Sotto il profilo settoriale, i migliori risultati pro
duttivi sono stati ottenuta dalle imprese dei settori
siderurgici e chimici, il cui valore aggiunto reale e
aumentato del 3,4%. Seguono i settori meccanici (+
2,3%), quelli dominati dalle piccole dimensioni e da
produzioni "tradizionali" (alimentare, tessile, cuoio
ecc.) (+1,7%) ed infine l'industria energetica
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(+1,6%). Sotto il profilo della dinamica della redditi
vita lorda, misurata dal rapporto fra profitti lordi e
valore aggiunto, la diminuzione dei margini di pro
fitto registratasi per il complesso dei settori dell' in
dustria in senso stretto scaturisce da un incremento
nel comparto energetico (da 67,9% a 69,5% ed in
quello siderurgico e chimico (da 44,6% a 45,3%),
mentre risultano in calo i margini nell' industria
meccanica (da 32% a 31,2%) e soprattutto nei com
parti a bassa dimensione media e produzione mag
giormente labour intensive (da 36,2% a 34,3%). In
particolare, in questi ultimi settori la diminuzione di
redditivita e associata ad una stazionarieta, in taluni
casi ad una diminuzione, dei prezzi finali.

In definitiva, nel 1997 si intravede il quadro
all'interno del quale i settori pili esposti alla con
correnza si troveranno a.cornpetere nei prossimi
anni. In uno scenario di stabilizzazione del cam
bio reale, che segue la forte rivalutazione del 1993,
e in un quadro di domanda interna ancora note
vol mente debole, le imprese industriali, pur con
seguendo risultati positivi sotto il profilo produtti
vo, hanno privilegiato la difesa delle quote di mer
cato interno ed estero attraverso coerenti politi
che di prezzo, sacrificando una parte dei guadagni
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di redditivita conseguiti soprattutto nel biennia
1994-95.

L'analisi dell'indice della produzione industriale,
disaggregato per branca produttiva e classe dimen
sionale (definita secondo il numero di addetti) se
gnala (Tavola 3.4) come la ripresa abbia coinvolto
soprattutto le imprese can almena 200 addetti, che
10 scorso anna avevano registrato performance in
feriori a quella delle unita di dimensione inferiore.
Le prime hanna infatti conosciuto una crescita pro
duttiva del 2,5%, rispetto ad un incremento
dell'1,7% per le seconde. Questa risultato migliore
delle imprese can pili di 200 addetti e peraltro ca
ratteristico solo di alcuni settori, tra i quali si eviden
zia quello degli autoveicoli e relativi motori.

3.1.2 L'industria delle costruzioni

Nel 1997 il settore delle costruzioni ha pre
sentato un risultato negativo: gli investimenti mi-
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surati a prezzi costanti sana diminuiti dell'1,6%,
mentre il valore aggiunto ha subito una flessione
dell'l%. Sostanzialmente stabile risulta, invece,
l'occupazione misurata in termini di unita di la
voro.

A livello congiunturale, investimenti e valore
aggiunto sana stati caratterizzati dal medesimo
andamento altalenante: crescita nel secondo e
terzo trimestre (rispettivamente +1,1% e +0,1%
per il valore aggiuntoe +1,4% e +0,1% per gli in
vestimenti) e calo nel primo e nel quarto trime
stre (-1,4% e -0,7 per il valore aggiunto, -1,8% e 
1,1% per gli investimenti), L'andamento dell'oc
cupazione totale e invece stato pili regolare: nei
primi tre trimestri si e registrata una variazione
congiunturale positiva, associata ad una sostanzia
le stabilita nel quarto trimestre. In particolare, si
segnala, per la prima volta dal 1992, la crescita dei
lavoratori dipendenti, il cui numero e aumentato
della 0,9% rispetto all'anno precedente, a fronte

Tavola 3.4 - Indice della produzione industriale per settore di attlvlta economica e c1assi di addetti
delle imprese -Anno 1997 (variazioni percentuali sull'anno precedente)

SETTORI Dr ATTIVITA ECONOMICA

Carbone, lignite
Distillazione coke
Petrolio greggio, gas naturale, prodotti petroliferi
Energia elettrica, gas e acqua
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi
Minerali e prodotti minerali non metallici
Prodotti chimici
Prodotti in metallo (esc. macchine e mezzi trasporto)
Macchine agricole e industriali
Macchine ufficio, elabor. dati e strumenti ottici
Materiale e forniture elettriche
Autoveicoli e relativi motori
Mezzi di trasporto (esc. autoveicoli)
Macellazione e lavorazione delle carni
Latte e prodotti caseari
Altri prodotti alimentari
Bevande
Tabacco
Tessili e abbigliamento
Cuoio e calzature
Legno e mobili in legno
Carta, prodotti in carta, stampa ed editoria
Gomma e plastica
Altre industrie manifatturiere

Industrie estrattive
Industrie manifatturiere
Energia, gas e acqua

Totale industria

Fonte: Istat, Indagine mensile sulla produzione industriale
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Imprese can meno
200 addetti

-6,2
-0,4
3,0

1,3
-1,4
1,9
2,8

-5,7
5,1

-0,3
8,9

10,9
8,2

-0,7
3,7

17,3
0,5
2,6

-2,3
-0,6
7,4
8,9
3,8

2,8
1,7

1,7

Imprese can almena
200 addetti

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

-1,8
-21

-16:2
-3,3
14,9
6,7

-2,3
-4,6
0,0
5,3

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

-16,6

2,4
3,1

2,5

Totale

-62
-0:4
3,8
3,1
6,7
1,8
3,5
1,2

-3,1
-6,0
-27
14:1
8,9
3,9

-2,9
1,8

10,4
0,5
3,2

-2,5
-1,2
8,8
5,7

-5,4

2,8
2,1
3,1

2,2
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L'evoluzione delle medio-grandi imprese
Injormazioni dettagliate sui

comportamenti delle unitd pro
duttiue nel biennio 1996-97pos
sono essere tratte dai risultati
della consueta indagine annuale
"rapida" sui principali aggregati
economici delle imprese con 100
addetti e piil dell'industria e dei
servizi. I dati si riferiscono aile
imprese rispondenti alia rileua
zione fino ad aprile 1998 ed
banno, di conseguenza, ancora
carattere provvisorio. Queste,
pari a circa 1.900 unita, assor
bono complessivamente 938.000
addetti nel 1997.

Jl quadro occupazionale delle
rnedio-grandi imprese e caratte
rirzato, nel 1997, da una lieve
jlessione (-0,4%), risultante da
una crescita dello 0,8% delle im
prese con 100-499 addetti e da
una caduta dell'l% nelle unitd
con 500 e pill addetti. Sotto il
projilo setto ria le, si riscontrano
dinamiche espansiue per tutti i
principali comparti terziari:
+1,4% per il cornmercio, +3%
per gli alberghi e pubblici eserci
zi, +5% per l'aggregato dei ser
vizi aile imprese e degli interme
diari finanziari, + 3% per alcuni
comparti dei servizi aile jamiglie.
In questi casi, la crescita dell'oc
cupazione si e uerificata in en
trambe le classi dimensionali
considerate, con una maggiore
intensita nelle grandi aziende di
servizi aile imprese e negli alber
ghi e pubblici esercizi, noncbe
nelle medie imprese del commer
cio e degli altri servizi. L'unico
comparto terziario a registrare
cadute occupazionali e quello
dei trasporti e delle comunica
zioni (-0,9%). Per quanta riguar
da il settore industriale, si regi
strano jlessioni dell 'occupazione
in tutti i principali comparti, ad
eccezione di quelli siderurgico e
chimico. Nelle costruzioni l'occu
pazione diminuisce del 3,8%, nei
settori "tradizionali" (alirnenta-
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re, tessile, abbigliamento, cuoio e
calzature) dell'1,9%, nelle mec
caniche deW1,4%, nel settore
energetico dello 0,4%. Gli unici
segmenti industriali a mostrare
un aumento dell'occupazione
sono quelli delle medie irnprese
operanti nei comparti della
meccanica e dei settori "tradi
zionali".

Sotto il profilo territoriale, Ie
imprese di rnedio-grande dirnen
sione hanno registrato una so
stanziale stabilitd dell'incidenza
dell'occupazione localizzata nel
Meridione su quella totale (pari al
16% sia nel 1996 sia nel 1997),
sintesi di un lieve incremento della
quota di occupati meridionali nel
le grandi e di una lieve jlessione
nelle medie imprese. Tali dinarni
che scaturiscono da andamenti
settoriali piuttosto diJferenziati:
nell'industria in senso stretto la
quota di occupazione meridionale
aumenta in tutti i principali com
parti; nelle costruzioni essa dimi
nuisce nettamente, mentre nei ser
vizi si rilevano incrementi solo nei
seruizi aile imprese.

Questo scenario segnala
quindi una buona performance
relativa dell'occupazione meri
dionale nelle medio-grandi im
prese industriali, seppure in un
quadro di debolezza complessi
va della domanda di lauoro,
mentre nei servizi l'espansione
occupazionale econcentrata so
prattutto al Centro-nord.

In generale, emergono noteuo
li guadagni di produttiuita della
uoro, in particolare nei comparti
industriali della meccanica ed in
quelli terziari dei trasporti e co
municazioni. II commercio, i ser
vizi aile imprese e gli altri serui
zi mostrano, invece, una debole
crescita del valore aggiunto (no
minale) per addetto, in uno sce
nario cbe, come si evisto, edi si
gnificativa espansione occupa
zionale.

Dal lato del costa del lavoro
per dtpendente, cresciuto nel
complesso ad un tasso di poco
superiore al 4%, le dinamiche re
tributive risultano piu rapide nel
le grandi imprese, che esibiscono
un diJferenziale di crescita sala
riale rispetto aile medie imprese
pari a circa 1,5punti percentua
li. II terziario evidenzia tassi di
crescita del costa del lavoro si
stematicamente injeriori a quelli
dell'industria, la quale registra
dinamiche particolarmente so
stenute nei comparti della mec
canica e nelle industrie "tradizio
nali". In entrambi i casi le grandi
imprese mostrano incrementi re
tributivi superiori a quelli delle
medie aziende.

L'andamento della redditiuita
lorda (margine operativo/valore
aggiunto aziendale) e crescente
per il complesso delle grandi
imprese industriali e terziarie:
la quota dei projitti sul valore
aggiunto passa injatti dal
33,1% a136% nelle imprese con
500 e piu addetti e da139, 1% al
40% nelle imprese con 100-499
addetti. Jl risultato di maggiore
spicco e rappresentato dal mi
glioramento di redditiuita delle
grandi imprese meccaniche, ot
tenuto nonostante le accelerate
dinamiche salariali. Nei com
parti dell'industria "tradiziona
le" si registra, inuece, un calo di
redditiuitd in entrambe le classi
dirnensionali, mentre i settori
chimico e siderurgico evidenzia
no incrementi modesti di questa
indicatore.

Nei servizi la debolezza sala
riale ha consentito un leggero mi
glioramento di redditiuita nelle
grandi imprese del commercio e
dei servizi aile imprese, mentre
incrementi piu consistenti hanno
interessato gli alberghi e pubblici
esercizi ed i trasporti e comurii
cazioni.
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di una diminuzione dell'I,6% dei lavoratori indi
pendenti. Alla crescita dell'occupazione dipen
dente non si e associata una erosione del lavoro
irregolare, la cui quota nell'ambito dell'occupa
zione dipendente e invece aumentata dal 39,5% al
40,5%.

Nel complesso, il calo della produzione regi
strato nel 1997 si inserisce in un contesto pili ge
nerale caratterizzato dalla ripresa del biennio
1995-96 e dall'attesa, per il 1998, degli effetti posi
tivi nel comparto del recupero edilizio che si pre
sume possano derivare dalle misure di incentiva
zione contenute nella legge finanziaria.

Il risultato settoriale scaturisce della complessa
interazione tra i processi di ristrutturazione orga
nizzativi delle imprese avviati durante la crisi del
biennio 1993-94 e i continui mutamenti nella
composizione della domanda. Questi ultimi sono
legati ad almeno tre ordini di fenomeni: non sono
ancora entrate nella fase esecutiva le grandi opere
pubbliche legate ai processi di riarnmorderna
mento delle infrastrutture ovvero ad eventi ecce
zionali (Giubileo), la crescita della domanda di
rinnovo proveniente dalle famiglie non e stata, fi
no al 1997, supportata da un adeguato ambiente
normativo in grado di amplificarne i segnali; alla
fine del 1996 sono terminati gli incentivi collegati
agli investimenti realizzati dalle imprese per am
pliamenti e nuove costruzioni di fabbricati indu
striali. Inoltre, nel 1997 non e stata portata a com
pimento l'approvazione della legge quadro dei la
vori pubblici.

Il 1997 e stato caratterizzato dalla crescita del
la produzione del genio civile e riduzione degli
investimenti in edilizia non residenziale e di
quelli in nuova edilizia residenziale. Gli investi
menti in opere del genio civile hanno registrato
un considerevole aumento nei primi due trirne
stri dell'anno rispetto allo stesso periodo del
1996. Gli investimenti in fabbricati non residen
ziali hanno segnato invece un calo rispetto al
boom registrato 10 scorso anno. Tale fenomeno
e osservabile attraverso l'andamento delle con
cessioni rilasciate nel 1996 per la progettazione
di nuovi fabbricati non residenziali, ovvero a 10
ro ampliamenti (-10,7% in termini di volume ri
spetto all'anno precedente), la cui realizzazione
si verifichera principalmente nel 1997 ed in par
te nel 1998.

Continua, infine, la diminuzione strutturale de
gli investimenti in nuove costruzioni residenziali: i
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dati relativi al volume delle concessioni ritirate nel
1996 per la costruzione e l'ampliamento dei fab
bricati residenziali consolidano la tendenza nega
tiva (-9,0 %) che si manifesta a partire dal 1992.

3.1.4 I servizi destinabili alia vendita

I diversi settori dei servizi privati hanno evi
denziato un incremento del valore aggiunto com
plessivamente pari, in media d'anno, al 2,1% (al
netto della locazione dei fabbricati). In parte tale
incremento e il riflesso della ripresa dell'attivita
industriale, testimoniato dalla performance di
comparti fortemente legati al ciclo produttivo (in
particolare servizi alle imprese e comunicazioni)
o comunque connessi a segmenti di domanda in
forte espansione. Tassi di crescita inferiori a quel
10 medio sono stati registrati dal credito e assicu
razioni, dai servizi alle famiglie e dai trasporti. Il
commercio, dopo la caduta registrata nel 1996, e
tornato ad esibire tassi di crescita positivi del valo
re aggiunto reale (+1,9%).

Anche nel settore dei servizi i margini di pro
fitto risultano cedenti (dal 41,6% al 40,8%). In que
sto caso, contrariamente a quanto registrato nel
settore industriale, la caduta di redditivita non e
stata associata ad una decelerazione dei prezzi
dell' output che sono aumentati del 2,4% sia nel
1996, sia nel 1997, rna e derivata dalla parziale tra
slazione di incrementi dei costi variabili, risultati
dinamici soprattutto nella componente del costa
dellavoro per unita di prodotto (+3%),

Nel 1997 l'occupazione terziaria, complessiva
mente aumentata dello 0,4% (pari a 69.000 unita di
lavoro), ha manifestato una forte ricomposizione
a favore del lavoro dipendente (+1,2%) rispetto a
quello indipendente (-0,6%).

In un quadro di medio periodo, l'occupazione
nel settore dei servizi privati, dopo le forti cadu
te verificatesi negli anni 1992-94, e aumentata di
circa 250.000 unita di lavoro nel triennio 1995-97,
con significative differenziazioni tra i diversi
comparti produttivi. In particolare, nel settore
dei servizi alle imprese l'incremento complessi
vo negli ultimi tre anni e stato di circa 180.000
unita di lavoro, con una tendenza all'allargamento
della presenza di lavoro indipendente. Anche
l'occupazione nel comparto dei servizi alle fami
glie, dopo una battuta d'arresto nel 1993, ha ri
preso un sentiero espansivo che, nel triennio
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1995-97, ha prodotto un incremento di 114.000
unita di lavoro. Anche in questo caso la tendenza
positiva e associata ad un aumento della quota di
lavoro indipendente sull'occupazione totale del
settore. D'altra parte, il settore commerciale
sembra ancora interessato da significativi pro
cessi di ristrutturazione: dopo la perdita di circa
200.000 unita di lavoro nel periodo 1992-95, il
comparto ha mostrato lievi segni di ripresa nel
1996, con un incremento di 32.000 unita di lavo
ro, ed una successiva caduta nel 1997 (-30.000
unita di lavoro). Il saldo occupazionale del bien
nio 1996-97 e quindi sostanzialmente nullo, con
significative divergenze tra le dinamiche espansi
ve dell'occupazione dipendente (+54.000 unita di
lavoro) e quelle, fortemente negative soprattutto
nel 1997, del lavoro indipendente (-52.000 unita
di lavoro),

3.2 La performance economico-finanziarta
delle imprese manifatturiere italiane
nella prima meta degli anni novanta

Per valutare l'andamento della performance
delle imprese e stata condotta un'analisi della di
namica del loro posizionamento relativamente a
indicatori economico-finanziari. Cia ha richiesto
un approccio multidimensionale, che ha consi
derato simultaneamente gli indicatori rappre
sentativi degli specifici aspetti di posizionamen
to aziendale. I dati di bilancio delle imprese, rae
colti dall'lstat attraverso l'indagine annuale sui
conti delle imprese industriali e dei servizi con
almeno 20 addetti, si prestano a tale utilizzo e
consentono di pervenire ad una classificazione
sintetica delle unita produttive, utile ad una anali
si sia strutturale sia, soprattutto, dinamica della
loro performance nella prima meta degli anni
novanta. In particolare, e stato costruito un indi
catore sintetico basato sui seguenti indici di bi
lancio: 1) leverage finanziario; 2) indice di liqui
dita; 3) valore aggiunto per addetto; 4) fatturato
per addetto condizionato alla redditivita delle
vendite; 5) redditivita del capitale proprio
(ROE); 6) redditivita del capitale investito (ROO.
Gli indici finanziari e di redditivita hanno la stes
sa importanza nella determinazione del rischio
complessivo, mentre l'indice di produttivita ha
un impatto inferiore. L'applicazione del metodo
a dati retrospettivi di un insieme di imprese in-
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dustriali, attive e cessate, nei primi anni '90 ha
consentito di individuare quattro classi di ri
schio: imprese in crisi, imprese a rischio, im
prese equilibrate, imprese solide.

Sulla base della classe individuata e dell'evo
luzione della posizione rel at iva delle singole
imprese, le unita produttive sono state distinte
in imprese statiche (quelle che non hanno mu
tato classe nel periodo considerato, esibendo
quindi una persistenza dello score) e imprese
dinamiche.

L'applicazione del metodo di classificazione
della performance economico finanziaria ad un
panel di 8.500 imprese manifatturiere con 20 e
pili addetti, sempre attive nel periodo 1989-95,
consente di esaminare le modificazioni della 10
ro struttura e la capacita di adattamento alle ca
ratteristiche del ciclo economico negli anni di
forte espansione 0989-90), di rallentamento
della crescita negli anni pre-recessivi 0991-92),
nella recessione del 1993 e nella fase di recupe
ro produttivo 0994-95). E evidente che l'anali
si, essendo riferita a imprese sempre attive per
sei anni, sconta una "distorsione" poiche esse
rappresentano unnucleo stabile delle imprese
industriali nella prima meta degli anni novanta.
Di conseguenza, rispetto alla struttura econo
mico-finanziaria del complesso delle imprese
attive in ciascun anno, composto dalle unita at
tive per tutto il periodo, da quelle attive nell'an
no ma prossime alla cessazione e dalle imprese .
appena create, quella desumibile dalla base di
dati qui utilizzata puo presentare una perfor
mance media, superiore a quella del sistema
complessivo.

Una lettura delle dinamiche dellaprima meta de
gli anni novanta sulla base del grado di persi
stenza della performance delle imprese

La Tavola 3.5 mostra la composizione percen
tuale delle imprese manifatturiere in base alla
classe di performance misurata in ciascun anno.
Nella fase di crescita 0989-1990) la percentuale di
imprese solide e superiore al 55%, con una prima
diminuzione nel 1991 ed un minima del periodo
nel 1992 (48,9%). In questi anni, aumenta anche
l'incidenza dell'insieme di imprese in crisi ed a ri
schio (dal14,5% del 1989 al 22,1% del 1992). La ri
presa economica del 1994, caratterizzata dal
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boom delle esportazioni e testimoniata dal note
vole incremento delle imprese solide (pari al
58,6%), anche se gia nel 1993 la relativa quota ave
va gia mostrato segni di recupero. La fase di
espansione continua anche nel 1995, anna in cui
le imprese solide rappresentano una percentuale
del 62,9%.

I dati presentati consentono almeno due consi
derazioni: la prima riguarda il punto di svolta del
ciclo industriale nel 1992-93; la seconda e relativa
alle caratteristiche della fase espansiva del 1995, ri
spetto a quella del 1989. Per quanto concerne il
primo aspetto, i dati macroeconomici di contabi
lita nazionale, relativi all'andamento del valore ag
giunto reale del settore manifatturiero, segnalano
che la fase di maggiore crisi produttiva dell'indu
stria della trasformazione industriale si colloca nel
1993. Secondo quanto emerge dai dati relativi alla
classe di performance delle imprese ed alla dina
mica degli indicatori di output delle imprese del
panel, il 1993 incorporerebbe gia un migliora
mento delle condizioni economico-finanziarie
delle imprese ed una ripresa dei livelli di attivita.
L'apparente contraddizione puo essere spiegata
dall'impatto dei fattori demografici (nascite e ces
sazioni delle imprese) sui livelli di -attivita indu
striale. In questo caso, quindi,la dinarnica aggrega
ta misura un punto di svolta ritardato rispetto a
quella delle imprese persistentemente attive. In
effetti, il 1993 rappresenta l'anno di maggiore ca
duta del numero di imprese manifatturiere nella
prima meta degli anni novanta: in tale anna le im
prese con oltre 19 addetti diminuiscono di poco
meno del 10% rispetto al 1992, mentre nell'anno
successivo l'intensita della riduzione mostra una
notevole attenuazione (-1,5%), a dimostrazione
dei primi effetti pervasivi della ripresa.

3. LA PERFORMANCE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

La seconda considerazione e relativa all'impat
to dell'espansione del 1995 rispetto a quello rela
tivo alla fase di crescita del 1989. La crescita del
1995 e associata ad una incidenza delle imprese
solide nettamente superiore a quella desumibile
dai dati relativi a11989, mentre non emergono dif
ferenze significative per quanta riguarda il peso
relativo complessivo delle imprese a rischio 0 in
crisi.

L'analisi della struttura delle imprese secondo
la classe di performance, distinte per classe di ad
detti, segnala una sensibilita ciclica della posizione
economico-finanziaria delle imprese nettamente
maggiore per Ie grandi imprese (500 e pili addet
ti) rispetto alle imprese pili piccole (20-49 addet
ti in particolare, rna comunque fino a 99 addetti)
sia nella fase di crisi sia in quella di ripresa. Infatti,
tra il 1989 e il 1992 la quota di imprese solide pas
sa dal 61,3% aI44,9% nella classe dimensionale con
500 e pili addetti e dal 57,1% al 50% nelle imprese
con 20-49 addetti (dimensioni aziendali misurate
nel 1989). Tra il 1992 e il 1995 il rniglioramento
coinvolge soprattutto le grandi imprese, per le
quali la percentuale di solide passa dal 47,4% al
66,3%, mentre per le piccole passa dal 49,7% al
61,4% (dimensioni aziendali misurate con riferi
mento al 1992).

La classificazione dinamica delle imprese mo
stra che quelle stabilmente solide nel periodo
considerato (persistenza dello score) sono il
23,3%, mentre le imprese in transizione sono il
74,5%. La persistenza delle imprese solide riguar
da soprattutto il settore siderurgico, quello chimi
co e, in generale, il comparto dei beni intermedi;
sotto il profilo geografico, l'incidenza delle im
prese persistentemente solide e elevata, in parti
colare, nell'Italia nord-occidentale.

Tavola 3.5 - Imprese manifatturiere per classe diperformance fra it 1989 e it 1995 (composizione per
centuale)

CLASS] Dr PERFORMANCE ANNO
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Imprese in crisi 5,1 6,3 7,4 8,9 8,0 5,5 5,7
Imprese a rischio 9,4 10,3 12,0 13,2 13,1 9,8 8,5
Imprese equilibrate 29,0 27,9 28,7 29,0 29,5 26,1 22,9
Imprese solide 56,5 55,5 51,9 48,9 49,4 58,6 62,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Indagine sui conti economici delle imprese can 20 e piu addetti
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La mobilita delle imprese tra le diverse classi
di performance puo essere misurata ricorren
do anche alle matrici di transizione, riferite al
periodo 1989-1995 CTavola 3.6), 1989-1992 CTa
vola 3.7) e 1992-1995 (Tavola 3.8). In tal modo si
analizza 10 spostamento delle imprese dalla
classe di rischio registrata al tempo iniziale a

quella registrata al tempo finale, non conside
rando la traiettoria dell'impresa negli anni in
termedi.

n quadro che emerge dall'analisi della mobilita
delle imprese evidenzia, da un lato, la notevole ci
clicita delle transizioni, dall'altro, un'elevata persi
stenza delle imprese solide sia nella fase recessiva,

Tavola 3.6 - Matrice di transizione delle imprese manifatturiere per classe diperformance fra il1989
e il 1995 (composizione percentuale)

ANNO 1989 ANNO 1995
CLASSI Dr PERFORMANCE CLASSI Dr PERFORMANCE

In crisi A rischio Equilibrate Solide Totale

Imprese in crisi 20,5 18,4 30,0 31,1 100
Imprese a rischio 11,2 17,8 31,1 39,9 100
Imprese equilibrate 7,0 10,0 29,8 53,2 100
Imprese solide 2,7 5,4 17,3 74,6 100

Fonte: Istat, Indagine sui conti economici delle imprese con 20 e pili addetti

Tavola 3.7 - Matrice di transizione delle imprese manifatturiere per classe diperformance fra il1989
e il1992 (composizione percentuale)

ANNO 1989 ANNO 1992
CLASSI Dr PERFORMANCE CLASSI Dr PERFORMANCE

In crisi A rischio Equilibrate Solide Totale

Imprese in crisi 35,7 21,9 26,3 16,1 100
Imprese a rischio 17,6 26,5 35,9 20,0 100
Imprese equilibrate 11,3 16,8 41,9 30,0 100
Imprese solide 3,7 8,4 21,5 66,4 100

Fonte: Istat, Indagine sui conti economici delle imprese can 20 e pili addetti

Tavola 3.8 - Matrice di transizione delle imprese manifatturiere per classe diperformance fra il1992
e il1995 (cornposizione percentuale)

ANNO 1992
CLASSI Dr PERFORMANCE

Imprese in erisi
Imprese a rischio
Imprese equilibrate
Imprese solide

ANNO 1995
CLASSI Dr PERFORcI\1ANCE

In crisi A rischio Equilibrate Solide Totale

22,8 17,1 28,2 31,9 100
10,6 18,3 30,4 40,7 100
4,9 9,4 33,3 52,4 100
1,7 3,9 13,6 80,8 100

Fonte: Istat, Indagine sui conti economici delle imprese con 20 e pili addetti
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sia in quella espansiva. In questa caso, quindi, sem
bra che le dinamiche del periodo 1989-95, caratte
rizzate da una notevole profondita del ciclo e dagli
shock determinati, a partire dal 1992, dal riallinea
mento del cambio e dall'avvio di una nuova fase di
politica monetaria e di bilancio, abbiano ripropo
sto, a distanza di sei anni, un posizionamento del
le imprese "forti" molto simile a quello dell'anno
iniziale.

11 grado di stabilita nelle classi di rischio, misu
rata dalle percentuali rappresentate sulla diagona
le, e particolarmente elevato per le imprese soli
de (74,6% tra il 1989 e il 1995); rna anche la persi
stenza delle imprese "in crisi" (20,5% tra il 1989 e
il 1995) appare notevole, date le condizioni re
strittive imposte dalla classificazione adottata.
Dalle matrici di transizione e inoltre evidente
l'impatto della ripresa economica successiva al
1992 (Tavola 3.8} in questo periodo l'espansione
ha determinato la transizione di tre imprese "in
crisi" su dieci nella classe delle imprese solide,
mentre la transizione verso questa ultima classe
ha riguardato il 40,7% delle imprese a rischio ed il
52,4% delle imprese equilibrate. Complessiva
mente, queste transizioni hanno portato dal
48,9% al 62,9% la percentuale di imprese definite
solide suI totale delle imprese manifatturiere.

11 grado maggiore di persistenza tra il 1989 e il
1995 nella condizione di "crisi" riguarda Ie impre
se con 500 e pili addetti; quella nella condizione di
"rischio" interessa soprattutto le piccole imprese
(20-49 addetti); quella nella condizione di struttura
"equlibrata" e "solida" Ie medio-grandi imprese
(200-499 addetti),

Sotto il profilo territoriale, le regioni meridio
nali esibiscono, rispetto alle altre ripartizioni, la
persistenza pili elevata nelle classi delle imprese
"in crisi" (ben il 38,6%), "a rischio" ed "equilibra
te". Di conseguenza, risulta particolarmente bas
sa, rispetto alle altre ripartizioni, la persistenza
delle imprese solide (il 56%, rispetto al 77,2% del
Nord-ovest, al 75,1% del Nord-est ed al 70,6% del
Centro). Le difficolta delle imprese meridionali
sono testimoniate, con riferimento alla fase di ri
presa del 1992-95, anche dalla bassa incidenza
delle imprese definite "in crisi", "a rischio" 0

"equilibrate" nel 1992 che sono passate nella clas
se delle imprese "solide" nel 1995. Questa per
centuale risulta infatti pari al 24,4% nel Mezzogior
no, di 38,4% al Centro, al 48,7% nel Nord-ovest e
al 48,9% nel Nord-est.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1997

3. LA PERFORMANCE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

3.3 Le tendenze della produttivita dei fattori

A livello macroeconomico, l'analisi della dina
mica della produttivita costituisce un aspetto im
portante per la comprensione delle relazioni che
legano 10 sviluppo del reddito reale alla capacita
del sistema di creare occupazione. Da un lato, in
fatti, un elevato tasso di crescita della produttivita
rappresenta la premessa per garantire condizioni
competitive nella produzione dei beni e dei servi
zi e una crescita delle remunerazioni reali dei fat
tori non esclusivamente legate al conflitto distri
butivo e, quindi, all'evoluzione dei prezzi relativi;
dall'altro, la dinamica della produttivita rappre
senta, ex-post, un fattore di spiazzamento dell'oc
cupazione, nel senso di diminuirne l'elasticita al
reddito.

11 riferimento alla produttivita del solo fattore
lavoro, tuttavia, appare limitante rispetto alla com
plessita del fenomeno, caratterizzato da processi
di sostituzione e rapporti di complernentarieta tra
lavoro, capitale e input intermedi significativa
mente diversi tra i settori di attivita economica e
nelle diverse fasi cicliche. L'analisi della dinamica
della produttivita del sistema produttivo italiano
qui presentata fa quindi riferimento al concetto di
produttivita totale (Total factor productivity, da
ora TFP), definita come il contributo offerto da
tutti i fattori impiegati nel processo produttivo. La
variazione della TFP in un intervallo di tempo e
espressa dalla differenza tra il tasso di variazione
del prodotto e quello del complesso degli input
produttivi e costituisce un indicatore dell'efficien
za dei processi produttivi.

L'obiettivo dell'analisi e quello di capire se,
nell'ultimo quindicennio, vi sia stato un processo di
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sostituzione tra i fattori produttivi, se questa sostitu
zione abbia assunto caratteristiche differenti
nell'industria e nei servizi e, infine, di valutare il gua
dagno di produttivita complessivo. La descrizione
della dinamica dell'indicatore di produttivita totale
puo contribuire, inoltre, ad una quantificazione
dell'effettivo aumento di efficienza del processo
produttivo; in particolare, appare rilevante la
scomposizione della variazione della produttivita
del lavoro nel contributo fornito dall'indicatore di
produttivita totale e nell'effetto dovuto alIa variazio
ne dell'intensita di impiego del fattore lavoro ri
spetto agli altri due input del processo produttivo
(capitale e input intermed.).

Prime indicazioni sull'impatto dei processi di
ricomposizione del mix dei fattori e del grado di
integrazione tra i settori possono essere desunte
dall'esame del grado di dipendenza di ciascun set
tore, misurato dal rapporto percentuale tra gli in
put acquistati all'esterno del settore e il totale dei
costi intermedi (misurati a prezzi costanti). Tale in
dice, riportato nella Tavola 3.9, varia tra °(comple
ta integrazione verticale) e 100 (completa deverti
calizzazione). Considerando il complesso dei set
tori economici, gli inputacquistati all'esterno corri
spondono aIle importazioni dall'estero dibeni e
servizi intermedi e registrano un aumento della di
pendenza dal resto del mondo di circa quattro
punti percentuali negli ultimi 15 anni. Tale eviden-

za risulta solo in parte confermata a livello settoria
Ie. In questa caso, gli input acquistati dall'esterno
corrispondono sia a importazioni dall'estero sia ad
acquisti effettuati all'esterno del settore stesso. Un
aumento della deverticalizzazione e verificato per
agricoltura, industria in senso stretto e costruzioni,
mentre nei servizi si assiste ad una lieve diminuzio
ne dell'incidenza degli acquisti dall'esterno (-0,2
punti percentuali) attribuibile al forte aumento ne
gli scambi intrasettoriali.

Nel quindicennio in esame, la crescita produtti
va del settore privato (ad un tasso medio annuo del
2,5%), congiunta ad una flessione delle unita di la
voro (-0,1%) ha indotto un aumento della produtti
vita di questa fattore pari al 2,7% (Tavola 3.10). Tale
aumento e stato pili forte nei settori produttori di
beni (+4,1%), in particolare nell'industria manifat
turiera (+4,5%). II settore dei servizi ha fatto invece
registrare un tasso di incremento medio della pro
duttivita del lavoro dell' 1,5%. II forte divario con
l'industria manifatturiera C3 punti) non e dovuto ad
una divaricazione tra Ie dinamiche del prodotto
dei due comparti (entrambe pari al 2,8%), bensi al
Ia sensibile riduzione dell' input di lavoro nell'indu
stria manifatturiera (-1,6%), a fronte di un aumento
medio dell'1,3% nel settore dei servizi.

Nello stesso periodo la produttivita totale del
settore privato e aumentata ad un tasso medio an
nuo dell'l ,2%, derivante da una crescita dell' output

Tavola 3.9 - Grado di deverticalizzazione dei vari settori di attivita economica - Anni 1982-1996 (a)
(dati percentuali)

SETIORI Dr ATIIVITA ECONOMICA 1982 1985 1988 1993 1996

Beni e servizi destinabili alia vendita 17,4 18,5 18,5 20,4 21,3
Agricoltura silvicoltura e pesca 56,8 55,9 58,6 61,0 62,4
Industria in senso stretto 49,8 51,6 50,9 , 53,3 53,4
Prodotti energetici 72,2 73,5 72,2 71,5 71,5
Trasformazione industriale 53,3 54,6 53,9 56,5 56,5
Costruzioni 93,0 93,9 93,8 94,0 94,7
Totale beni 40,2 42,3 42,7 45,1 46,1
Servizi destinabili alia vendita 49,8 50,8 49,8 49,5 49,6

(a) Quote di input di provenienza esterna al settore

Tavola 3.10 - Tassi medi annui di crescita della produttivita totale dei fattori e della produttivita dei
singoli fattori per settore di attivita economica - Anni 1982-1996 (dati percentuali)

SETIORI Dr ATIIVITAECONOMICA TOTALE LAVORO CAPITALE INPUT

Beni e servizi destinabili alia vendita 1,19 2,68 0,26 -1,51
Agricoltura silvicoltura e pesca 2,63 3,88 -0,45 0,53
Industria in senso stretto 1,44 4,32 1,43 -0,38
Prodotti energetici 0,35 2,12 -1,55 0,36
Trasformazione industriale 1,58 4,45 2,02 -0,34
Costruzioni 0,34 1,51 0,15 -0,40
Totale beni 1,44 4,09 1,18 -0,87
Servizi destinabili alia vendita 0,33 1,45 -0,67 -0,74
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Tavola 3.11 - Tassi medi annui di crescita della produttivitii totale dei fattori per settore di attivitii eco
nomica - Anni 1982-1996 (dati percentuali)

SETIORI Dr ATIIVITA' ECONOMICA 1982-83 1983-88 1988-93 1993-96 1982-96

Beni e servizi destinabili alia vendita 0,49 1,61 0,60 1,73 1,19
Agricoltura silvicoltura e pesca 5,50 0,99 3,43 3,06 2,63
Industria in senso stretto 1,31 2,10 0,60 1,78 1,44
Prodotti energetici -0,54 -0,06 0,39 1,26 0,35
Trasformazione industriale 1,74 2,41 0,63 1,74 1,58
Costruzioni 0,68 0,77 -0,23 0,48 0,34
Totale beni 1,78 1,84 0,75 1,81 1,44
Servizi destinabili alia vendita -1,56 0,55 0,12 0,91 0,33

Tavola 3.12 - Contributo di ciascun settore alla crescita della produttivita totale dei fattori impiegati
per la produzione dei beni e servizi destinabili alla vendita - Anni 1982-1996 (dati per
centuali)

SETIORI Dr ATrIVITA' ECONOMICA 1982-83 1983-88 1988-93 1993-96 1982-96

Agricoltura silvicoltura e pesca 0,37 0,07 0,20 0,17 0,18
Industria in senso stretto 0,00 1,07 0,32 0,91 0,74
Prodotti energetici -0,03 0,00 0,02 0,06 0,02
Trasformazione industriale 0,83 1,14 0,32 0,84 0,75
Costruzioni 0,10 0,11 -0,03 0,06 0,05
Totale beni 1,13 1,17 0,48 1,12 0,92
Servizi destinabili alia vendita -0,88 0,31 0,07 0,54 0,19

del 2,5% e dei fattori impiegati dell'1,3%. Il lavoro,
come si e gia visto, e rimasto sostanzialmente sta
zionario (-0,1%), il capitale e cresciuto del 2,3% e
gli input intermedi del 4,2%. La crescita della pro
duttivita del lavoro e stata, quindi, solo in parte do
vuta ad un incremento di efficienza, mentre e ri
sultata determinata principalmente dalla sostitu
zione del fattore lavoro con il capitale e, soprat
tutto, con i prodotti intermedi.

Questa dinamica tendenziale sottintende anda
menti significativamente differenziati nelle diver
se fasi che caratterizzano il quindicennio (Tavola
3.11). Nel periodo di maggiore espansione (1983
1988), si e registrato un aumento del grado di effi
cienza produttiva (la IFP e aumentata dell'1,6%),
associato ad un'espansione dei fattori produttivi
pari, nel complesso, al 2,1%. Anche in questa fase,
la consistente crescita della produttivita dellavoro
(+3,3%) e stata notevolmente favorita dal processo
di sostituzione con gli altri fattori produttivi (il ca
pitale e aumentato del 2,6% e gli input intermedi
del 6,2%), scontando comunque un tasso di cresci
ta positivo dell'occupazione (+0,5%),

II confronto con la seconda fase espansiva del
quindicennio in esame (1993-1996), mostra invece
una dinarnica sensibilmente diversa: a fronte, in-
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fatti, di una crescita della TFP (+1,7%) e della pro
duttivita parziale del lavoro sostanzialmente in li
nea con il periodo precedente (+3,1%), l'aumento
pili contenuto della produzione (+2,5%) e stato as
sociato ad una espulsione di manodopera (-0,5%)
e ad un rninore incremento delle quantita degli al
tri fattori (+1,2% per il capitale e +4,2% per gli in
put intermedi).

Una prima chiave di lettura delle diverse carat
teristiche delle due fasi espansive puo essere for
nita da un'analisi settoriale. Nel tempo, infatti, ten
de a ridimensionarsi la forbice nella crescita della
produttivita tra il comparto dei beni e quello dei
servizi di mercato. Nel periodo 1983-88, il settore
terziario ha assicurato un contributo alla crescita
della produttivita complessiva pari allo 0,3%, a
fronte dell'1,2% registrato per i beni; nel periodo
1993-96 il contributo del terziario e passato allo
0,5% mentre il settore dei beni ha contribuito per
1'1,1% (Tavola 3.12).

Al recupero di efficienza del settore terziario
ha contribuito significativamente la crescita della
produttivita parziale del lavoro (+2,1%) risultante
dalla modesta crescita dell'occupazione (+0,1%) e
dal processo di sostituzione con gli altri due fatto
ri (+2,0% il capitale e +2,7% gli input intermedi),
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AI di la degli effetti di composizione settoriale,
emerge comunque il progressivo aumento dei
rapporti costi intermedi/lavoro e capitale/lavoro
che, nel periodo 1993-96, ha sostenuto per intero
la crescita dell' output per il complesso dei settori
dei beni e servizi destinabili alla vendita. Nell'indu
stria di trasformazione l'effetto di spiazzamento
del lavoro e, in particolare, imputabile all'incre
mento degli input intermedi, mentre nei servizi
emerge un ruolo importante anche dei processi
di sostituzione del capitale allavoro.

3.4 I fattori di crescita dell'occupazione

3.4.1 Professions emergenti, settori e aree
territoriali trainanti

I sostanziali cambiamenti strutturali avvenuti
nell'economia italiana nel periodo 1993-1997 han
no avuto forti conseguenze sull'occupazione in
termini sia quantitativi sia qualitativi. L'occupazio
ne ha avuto una elevata reattivita al ciclo econorni
co nella fase recessiva edebole nella fase espansi
va ed ha subito gli effetti di pesanti ristrutturazioni
e crisi di interi settori. Negli ultirni quattro anni la
dirninuzione del numero totale di occupati e stata
dell'1,90/0, rna se nel complesso del periodo l'oc
cupazione si e ridotta notevolmente, soprattutto
nella fase recessiva 1993-94, notevoli differenze
emergono a livello di aree, settori e professioni.
Accanto a regioni e aree in profonda crisi, si evi
denziano, ad esempio, intere regioni dove la cre
scita occupazionale e stata sostenuta (Tavola 3.13).

Nel Nord-est la crescita occupazionale e stata
rilevante (+1,7%) e si e concentrata in particolare
in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia
Giulia. Le altre regioni che presentano saldi positi
vi di occupazione sono la Valle D'Aosta (+0,8%),
l'Abruzzo (+0,7%), le Marche (+0,30/0). Le regioni
con Ie contrazioni pili consistenti sono nel Mez
zogiorno: in particolare, la Calabria registra una di
rninuzione degli occupati pari al 10,6%, seguita dal
la Campania e dalla Puglia, entrambe con una di
minuzione del 6,7%.

Comportamenti regionali COS! diversi dipen-
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dono da due diversi ordini di fattori, entrambi di
carattere strutturale:

- fattori legati alla specializzazione settoriale re
gionale: laddove prevalgono settori in cui sta avve
nendo da tempo una riduzione dell'inputdi lavoro
(agricoltura), 0 settori in crisi strutturale (energia,
gas, trasporti, costruzioni), 0 pili sottoposti alla
concorrenza internazionale (alimentari, tessile,
abbigliamento, siderurgia, chirnica), come nel ca
so dell'intero Mezzogiorno e della Liguria, la con
trazione occupazionale settoriale assume un peso
determinante nella performance complessiva re
gionale. Nelle regioni dove pesano di pili i settori
trainanti dell'economia (meccanica, servizi alle
imprese), i risultati sono nettamente migliori;

- fattori economici e sociali tipicamente regio
nali, che tendono ad ampliare i divari territoriali: la
struttura industriale, la dotazione di infrastrutture,
la disponibilita di risorse umane adeguate, il grade
di sviluppo economico e sociale, la coesione 30

ciale che nel Nord-est e, pili in generale, nel CtC n
tro-nord favoriscono la crescita 0 la tenuta occu
pazionale, mentre nel Mezzogiorno confermano
una estrema debolezza.

La contrazione occupazionale del periodo
1993-97 ha riguardato alcuni settori in forte modifi
cazione strutturale. In agricoltura, la riduzione
dell'occupazione e stata notevolissima (-17,9%),
diffusa a tutte le regioni e legata in larga parte alla
riorganizzazione produttiva del settore e alla fuo
riuscita delle classi pili anziane di lavoratori. In al
cune industrie ad elevate econornie di scala (estrat
tiva,siderurgia, chimica), che hanno registrato ne
gli ultirni anni una forte accentuazione della com
petizione internazionale, l'occupazione si e riallo
cata a favore di alcune regioni del Nord-est (Vene
to, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), delle
Marche, dell'Abruzzo e del Molise, rna nel com
plesso e prevalso un forte saldo negativo (-10,8%).

Altri settori che hanno subito nello stesso pe
riodo forti ristrutturazioni sono trasporti e comu
nicazioni,energia gas e acqua e costruzioni: in qua
si tutte le regioni tali settori presentano saldi for
temente negativi.

Molto pili eterogenea e la situazione regionale
in due rami di attivita economica, tradizionali pun
ti di forza della specializzazione italiana: le indu
strie alimentari, tessili e dell'abbigliamento e l'in
dustria meccanica. Nel primo la situazione si pre
senta estremamente differenziata: a forti riduzioni
occupazionali in regioni in cui tali settori hanno un

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1997



3. LA PERFORMANCE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

Tavola 3.13 - Occupati per regione e settore di attivita economica (uariazioni perceruuali 1997-1993)

REGIONI Agricoltura
Energia e Estrazione

ac"Cjtlli chimiche c
siderurgiche

Industria Alimentari, CostruzioniCommercio e
meccanica Tessili, alberghi

Abbigliamenro

Trasporti e
comunicaz.

Servizi aIle Altri
imprese servizi

Totale

Piemonte -32,9 -12,3 -15,9 1,2 11,9 -8,2 0,4 -12,7 23,4 1,1 -1,5
Valle d'Aosta -16,4 -9,7 -31,0 50,8 3,4 -7,4 -2,7 29,6 8,1 6,7 0,8
Lombardia -15,3 7,6 -19,1 2,5 -12,2 3,2 -1,6 -0,3 14,6 5,2 -1,0
Trentino-Alto Adige 16,6 2,5 -3,6 0,5 6,4 -5,5 -3,4 1,2 12,6 7,5 3,2
Veneto -18,2 -20,6 7,1 22,3 -0,8 -4,3 3,1 -3,0 25,0 0,3 2,5
Friuli-Venezia Giulia - 4,1 21,8 7,0 19,2 13,3 -12,9 -4,6 -6,5 25,5 1,1 2,7
Liguria 5,1 -10,9 -11,7 -13,4 3,1 -5,0 -3,5 -1,4 -2,5 7,8 -2,2
Emilia -Romagna -12,6 -7,2 8,5 1,3 -3,7 -1,1 0,2 2,5 9,5 3,2 0,3
Toscana -11,2 -18,3 3,1 5,4 0,1 -6,4 -5,0 -9,3 16,6 5,3 -1,0
Umbria -20,0 -8,9 -31,9 -2,3 -5,7 -10,0 10,2 3,3 22,7 6,2 -0,4
Marche -27,2 -8,1 5,2 -2,9 15,2 10,1 1,9 -5,3 3,2 -2,5 0,3
Lazio -8,7 -8,1 -29,2 -13,6 3,9 -4,4 -2,1 -0,5 10,7 -2,2 -2,1
Abruzzo -17,9 -16,6 14,1 29,0 6,0 -12,8 6,2 -11,1 2,8 2,4 0,7
Molise -30,9 6,2 14,4 29,5 3,6 -6,5 14,8 -14,9 21,3 -10,3 -5,6
Campania -13,6 -21,1 -22,6 -7,9 3,8 -22,8 -7,6 -17,4 18,0 1,5 "6,7
Puglia -23,4 -14,7 -17,9 -9,3 0,6 -12,0 -1,9 -3,3 5,7 -1,7 -6,7
Basilicata -19,9 -26,2 3,5 94,9 3,5 -17,4 -5,9 -12,7 13,5 -4,6 -5,7
Calabria -29,7 -21,9 3,1 -24,1 -9,3 -25,6 1,7 -9,9 5,2 -1,8 -10,6
Sicilia -20,6 2,8 -7,9 -9,6 6,5 -9,5 -2,7 -9,3 8,3 3,0 -4,2
Sardegna -6,2 -9,0 -35,5 -30,4 22,2 -7,5 10,9 4,4 -10,6 0,9 -1,8

ltalia -17,9 -8,2 -10,8 2,8 -1,0 -7,7 -1,1 -4,9 13,4 1,7 -1,9

Nord-ovest -21,9 -0,5 -18,0 1,3 -6,5 -1,0 -1,3 -3,9 14,8 4,4 -1,2
Nord-est -11,1 -9,8 7,1 11,7 0,0 -4,1 0,5 -0,9 17,4 2,3 1,7
Centro -14,9 -11,2 -13,2 -3,4 3,9 -3,7 -1,8 -3,2 12,3 0,4 -1,3
Sud -21,2 -18,8 -11,6 1,1 2,2 -18,6 -2,6 -12,1 10,6 -0,4 -6,4
Isole -17,1 -1,4 -22,0 -16,2 11,3 -8,9 0,9 -5,4 2,8 2,5 -3,5

Fonte: Istat: Indagine trimestrale sulle Forze di lavoro

peso rilevante CLombardia, Veneto, Emilia-Roma
gna, Liguria, Toscana, Umbria, Calabria) si con
trappongono considerevoli incrementi in regioni
in cui essi hanna un peso minore (Piernonte, Friu
li Venezia-Giulia, Marche, Sardegna). 11 saldo a li
vella nazionale risulta comunque negativo per un
punta percentuale. Nell'industria meccanica, al
contrario, la performance e positiva, can una ere
scita occupazionale complessiva del 2,8%. Le aree
territoriali che in questa settore hanna contribui
to maggiormente alla crescita sana tre: il Veneto e
il Friuli-Venezia Giulia Crispettivamente can
+22,3% e +19,2%), l'Abruzzo e il Molise, entrambe
can una crescita superiore al 29%, la Basilicata, do
ve l'effetto dell'insediamento e della crescita della
localizzazione dell' industria automobilistica e del
relativo indotto ha consentito quasi il raddoppio
dell'occupazione C+95%),

Allo scopo di verificare se la variazione delle
quote percentuali dell'occupazione regionale sia
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da attribuirsi prevalentemente a spostamenti del
la domanda di lavora da un settore economico
all'altra a a variazioni all'interno dei settori, e sta
ta condotta un'analisi shift-share sui dati dell'inda
gine sulle Forze di lavora, tra il 1993 e il 1997.
L'analisi si basa sulla scomposizione in due parti
della variazione delle quote percentuali degli oc
cupati in ognuna delle venti regioni: la prima
componente misura la variazione delle quote di
occupazione tra settori Ceffetto between), la se
conda l'effetto attribuibile a cambiamenti delle
quote di occupazione che avvengono all'interno
dei settori Ceffetto within).

Per evidenziare l'intensita di eventuali effetti le
gati alla dislocazione geografica delle regioni, l'ana
lisi delle variazioni delle quote e stata condotta ri
spetto sia all'occupazione totale calcolata a livello
nazionale, sia a quella calcolata allivello di disaggre
gazione territoriale corrispondente alle cinque ri
partizioni.
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Con riferimento aIle variazioni delle quote
regionali rispetto al totale nazionale, l'effetto
attribuibile alIa componente intrasettoriale (ef
fetto within) appare prevalente in confronto a
quello della componente intersettoriale (effet
to between). Tale evidenza indica che l'effetto del
la specializzazione settoriale regionale prevale su
gli altri effetti.

Le professioni emergenti

Gia negli anni '80, in Italia come nella gran par
te dei paesi industrializzati, contemporaneamen
te ad un rallentamento della crescita occupazio
nale si era verificato un forte cambiamento strut
turale a favore dei servizi e un notevole processo
di accrescimento delle qualifiche (upskilling). Sul
la base dei dati del censimento della popolazione
relativi agli anni 1981-1991 si e osservato (Rap
porto annuale del 1995) che le positive perfor
mance dei "colletti bianchi" (cioe le qualifiche
impiegatizie ad alta e a bassa qualificazione) e
quelle negative dei "colletti blu" (cioe le figure
operaie) sono state il frutto di intensi processi di
ristrutturazione connessi, da un lato, all'introdu
zione di innovazioni tecnologiche di processo e
di prodotto, dall'altro, alla riallocazione della
produzione, e quindi dell'occupazione, dovuta
alla maggiore competizione sui mercati mondia
li. Ebbene, negli anni '90 e in particolare nel pe
riodo 1993-97, le modifiche strutturali e i tenden
ziali processi di upskilling delle qualifiche sono
continuati, rna in un contesto di complessiva
contrazione occupazionale dovuta a forti ristrut
turazioni settoriali.

L'analisi che segue, oltre a considerare la classi
ficazione delle professioni del 1991 applicata ai
dati dell'indagine trimestrale sulle Forze di lavoro,
riaggrega Ie stesse per categoria e livello di qualifi
cazione secondo Ie seguenti articolazioni:

a) colletti bianchi ad alta qualificazione (White
Collar High Skilled, WCHS), comprendente legi
slatori, dirigenti e imprenditori (gruppo 1), pro
fessioni di elevata specializzazione (gruppo 2),
professioni intermedie (gruppo 3);

b) colletti bianchi a bassa qualificazione (White
Collar Low Skilled, WCLS), comprendente Ie
professioni esecutive relative all'amministrazione
e gestione (gruppo 4) e le professioni relative alle
vendite e ai servizi per le famiglie (gruppo 5);
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c) colletti blu ad alta qualificazione (Blue Collar
High Skilled, BCHS), comprendente artigiani e
operai specializzati, agricoltori (gruppo 6);

d) colletti blu a bassa qualificazione (Blue Collar
Low Skilled, BCLS), comprendente conduttori di
impianti, operatori di macchinari fissi e mobili,
operai di montaggio industriale (gruppo 7), per
sonale non qualificato (gruppo 8).

Nel periodo 1993-1997 i colletti bianchi ad alta
qualificazione sono aumentati rnediarnente ad un
tasso annuo dell'1,7%, mentre i colletti bianchi a
bassa qualificaziorie sono sostanzialmente rimasti
stabili (+0,2%). Al contempo, il numero dei collet
ti blu ad alta e bassa qualificazione si e ridotto, ri
spettivamente, del 2,8% e dello 1,4% all'anno.

Le categorie professionali cosi aggregate hanno
registrato al loro interne dinamiche anche molto
differenziate: ad esempio, la crescente incidenza
sull'occupazione complessiva delle professioni ad
elevata qualificazione e da attribuire in prevalenza
all'incremento dei professionisti (+2,4%) e dei tec
nici (+1,5%), mentre la categoria dei dirigenti pub
blici e privati e risultatain diminuzione (-0,6%). AI
contrario, tra le mansioni non manuali, sia per gli
addetti ai servizi e alle vendite sia per gli impiega
ti, non si registrano sostanziali cambiamenti negli
ultimi quattro anni; infine, all'interno degli impie
ghi manuali meno specializzati, si devono distin
guere gli operatori di impianti e macchinari, che
registrano una lieve diminuzione (-0,3%), dal per
sonale non qualificato, che ha subito un forte ridi
mensionamento (-2,3%).

L'andamento dell'occupazione totale all' inter
no dei due bienni 1993-95 e 1995-97 mette in evi
denza unalieve ripresa dell'occupazione totale
nell' ultimo periodo, che si manifesta con un au
mento dei colletti bianchi, mentre la variazione
negativa registrata nel primo biennio e legata alla
forte diminuzione dei colletti blu.

I colletti bianchi ad alta qualificazione sono au
mentati in quasi tutti i settori, registrando la varia
zione percentuale pill alta (+19,9%) nel settore dei
servizi alle imprese. Le variazioni percentuali dei
colletti bianchi a bassa qualificazione si distribui
scono tra i settori in modo quasi compensativo,
registrando la variazione positiva pill significativa
nel settore dell' industria meccanica (+11,7%). La
categoria professionaledei colletti blu registra un
andamento negativo in tutti i settori, tranne che in
quelli dell'industria meccanica e dei servizi alle
imprese.
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Le analisi sono state condotte anche ad un pili ele
vato livello di disaggregazione territoriale, conside
rando sette aree formate dall'Italia nord-occidentale,
nord-orientale, centrale (escluso il Lazio), Lazio, sud
occidentale (Campania, Basilicata, Calabria), sud
orientale (Abruzzo, Molise, Puglia e Ie Isole). La ere
scita dei colletti bianchi (Tavola 3.14) si concentra so
prattutto nelle aree del Nord, dove si registrano va
riazioni percentuali positive, particolarmente eleva
te per le professioni ad alta qualificazione (9,7% per il
Nord-est e 8,9% per il Nord-ovest, con un tasso me
dio annuo superiore al 2%). Il Mezzogiomo e la ri
partizione che nel periodo di riferimento subisce il
pili forte calo occupazionale complessivo (-5,5%),
rna cia e il risultato di tendenze differenziate a livello
di categorie professionali. Coerentemente con l'an
damento a livello nazionale crescono, anche se in
misura pili attenuata rispetto alle altre aree, le catego
rie dei colletti bianchi, tranne i dirigenti pubblici e
privati che invece subiscono un forte ridimensiona
mento. AI contempo, e drastica la contrazione dei
colletti blu sia nella categoria degli operatori di im
pianti (-5,3%) sia, in modo ancor pili accentuato, nel
personale meno qualificato (-12,9%).

In alcuni settori come quello dell'agricoltura, le
trasformazioni strutturali del settore coinvolgono
in tutto il Paese Ie diverse categorie professionali in
modo pressoche omogeneo. In quelli che hanno
subito nel periodo forti ristrutturazioni, come i tra
sporti e Ie comunicazioni, l'energia, gas e acqua, in
tutte le aree prevale per la gran parte delle catego
rie professionali una riduzione dell'occupazione,
pili accentuata nel Centro e nel Mezzogiomo. Sol
tanto nel settore dei servizi alle imprese emerge
una notevole crescita occupazionale in tutto il terri
torio nazionale. Nelle costruzioni il declino riguarda
tutte le aree e coinvolge quasi esclusivamente le fi
gure operaie, rna la sua entita e molto differenziata:
nel Centro-nord la riduzione nel quadriennio e
complessivamente lieve, mentre nel Mezzogiomo
essa risulta elevatissima, con valori che superano il 
23% nel Sud-ovest. Nel caso dei settori della trasfor
mazione industriale, del commercio e degli altri
servizi, la dinamica occupazionale e piuttosto diso
mogenea e sembrano prevalere effetti territoriali.

Pili in generale, se per l'Italia in complesso
emerge uno spostamento verso qualifiche pili ele
vate, nel Nord-est Ie variazioni occupazionali sono
positive, e in moltissimi casi molto consistenti,
per i colletti bianchi ad alta qualificazione e a bassa
qualificazione in tutti i settori (con l'eccezione per
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questi ultimi dell'agricoltura e dell'energia, gas e
acqua). Nel Mezzogiorno emerge, pili che un effet
to di up-seilling e di riallocazione occupazionale fra
settori, una contrazione occupazionale generalizza
ta derivante da una riduzione netta 0, nella migliore
delle ipotesi, dalla stagnazione dell'attivita produtti
va: cia accade in tutti i settori, tranne che nei servi
zi alle imprese e negli altri servizi (pubblici e priva
ti). Tali tendenze sono particolarmente accentuate
nel Sud-ovest, dove la crescita dei servizi alle im
prese e pili consistente, rna riguarda soprattuttoca
tegorie professionali a bassa qualificazione. Il Sud
est e il Nord-est sono le uniche aree in cui si rnani
festa una seppure debole crescita dell'occupazione
nella trasformazione industriale (+0,4%). Anche in
questa caso non emerge un rafforzamento della
qualificazione degli occupati perche le categorie
professionali in crescita sono i colletti bianchi e blu
a bassa qualificazione (rispettivamente +30,6% e
+11,5%), mentre in diminuzione risultano Ie figure
pili qualificate. Nell'area in questione evidenternen
te, c'e stato un cambiamento strutturale nell'indu
stria che ha modificato la domanda di lavoro rio
rientandola verso figure meno qualificate.

Questi dati ben rappresentano cia che si e veri
ficato in alcune aree dell'Abruzzo e del Molise e
ancor pili nella Puglia, negli ultimi anni: la contra
zione della grande impresa industriale, spesso di
proprieta pubblica, in cui erano numerose le figu
re operaie ed impiegatizie qualificate, e stata ac
compagnata dalla crescita, soprattutto nei settori
tradizionali (tessile, calzature, alimentari, ecc.) di
concentrazioni di piccole e me die imprese con
personale scarsamente qualificato addetto a lavo
razioni piuttosto povere di valore aggiunto, spes
so sub-fornitrici di imprese del Centro-nord. An
che nelle Isole si manifesta una tendenza analoga
nella trasformazione industriale, seppure pili de
bole: si contraggono notevolmente le figure ope
raie e impiegatizie pili qualificate, mentre aumen
tano, 0 si contraggono in misura min ore, quelle
pili qualificate. Nel Sud-ovest avviene un fenorne
no di polarizzazione delle qualifiche nella trasfor
mazione industriale: aumentano i colletti bianchi
ad alta qualificazione e, anche se in misura minore,
i colletti blu a bassa qualificazione, mentre si con
traggono in modo consistente le qualifiche pro
fessionali intermedie, anche per effetto di nuove
localizzazioni dell'industria automobilistica carat
terizzate da processi produttivi tencologicamente
avanzati.
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Tavola 3.14 - Occupazione per professione, settore di attivita economica e ripartizione geografica
(oariazioni percentuali 1997-1993)

PROFESSIONI Agricoltuta Energia e Trasform. Costruzioni Commercia Trasporti e Servizi alle Altri Totale
acqua industriale e alberghi comunicaz. imprese servizi

NORD-EST

Colletti bianchi ad alta qualificazione 29,5 10,1 14,1 2,7 0,1 13,0 25,3 4,5 9,7
Colletti bianchi a bassa qualificazione -29,1 -17,5 9,2 10,7 1,3 7,6 6,5 5,1 3,2
Colletti blu ad alta qualificazione -9,9 -7,2 -0,8 -6,3 3,3 -24,3 1,6 -9,2 -3,6
Colletti blu a bassa qualificazione -18,9 -29,2 4,9 -4,7 -14,0 -5,0 13,9 -8,0 -2,4
Totale -11,1 -11,3 4,1 -4,1 0,5 -0,9 17,4 2,3 1,7

NORD-OVEST

Colletti bianchi ad alta qualificazione -14,5 -17,8 -0,6 12,4 16,0 6,9 23,7 6,3 8,9
Colletti bianchi a bassa qualificazione -35,5 14,0 -0,6 15,3 0,3 -2,6 4,6 6,4 1,3
Colletti blu ad alta qualificazione -22,1 -10,9 -13,8 -2,3 -17,0 -17,6 50,3 -6,8 -12,5
Colletti blu a bassa qualificazione -3,9 22,6 -2,1 -12,8 -8,7 -5,8 -17,9 -3,5 -4,0
Totale -21,9 -1,3 -5,8 -1,0 -1,3 -3,9 14,8 4,4 -1,2

CENTRO (escluso il Lazio)

Colletti bianchi ad alta qualificazione -18,2 -10,1 13,9 3,3 10,9 -1,8 12,4 3,8 6,7
Colletti bianchi a bassa qualificazione -6,6 -11,4 2,2 0,6 0,8 4,4 20,0 4,3 3,2
Colletti blu ad alta qualificazione -22,3 -19,6 -11,0 -0,8 -6,5 -25,1 -8,4 18,5 -10,4
Colletti blu a bassa qualificazione -7,1 -8,4 15,8 -17,5 -28,4 -9,7 17,8 0,5 0,2
Totale -18,7 -13,5 -0,6 -3,2 -1,6 -6,6 14,3 3,6 -0,6

LAZIO

Colletti bianchi ad alta qualificazione -13,0 -6,3 -2,0 13,8 -2,7 15,9 19,8 -0,7 4,5
Colletti bianchi a bassa qualificazione 7,0 -13,2 -10,1 6,2 -0,8 1,2 -2,1 -3,1 -1,9
Colletti blu ad alta qualificazione -14,4 -28,5 -11,7 -6,4 -10,5 -19,2 -47,0 -32,5 -12,7
Colletti blu a bassa qualificazione 1,5 -14,7 -9,3 -15,8 8,1 -7,4 7,5 -1,8 -4,5
Totale -8,7 -16,1 -8,9 -4,4 -2,1 -0,5 10,7 -2,2 -2,1

SUD-EST

Colletti bianchi ad alta qualificazione 18,5 -8,1 -8,6 -8,9 34,2 -13,8 17,9 -2,2 2,4
Colletti bianchi a bassa qualificazione 14,2 -14,9 30,6 -30,1 -1,7 8,8 -15,2 0,3 -0,2
Colletti blu ad alta qualificazione -24,0 -24,0 -6,9 -9,2 0,9 -8,8 -30,0 10,6 -10,8
Colletti blu a bassa qualificazione -28,8 -16,7 11,5 -19,1 -10,5 -10,1 46,4 -2,7 -10,0
Totale -23,2 -17,4 0,4 -11,8 1,2 -6,2 5,6 -1,3 -4,8

SUD-OVEST

Colletti bianchi ad alta qualificazione 14,3 10,0 12,0 -9,7 13,0 -11,7 14,2 1,3 3,4
Colletti bianchi a bassa qualificazione -13,2 -45,2 -6,9 -28,4 0,4 -20,7 17,4 -5,0 -3,6
Colletti blu ad alta qualificazione -17,5 -25,5 -14,6 -27,3 -22,9 -8,2 -8,4 -0,2 -20,1
Colletti blu a bassa qualificazione -24,7 -29,9 1,2 -16,1 -18,8 -15,2 32,9 7,3 -10,8
Totale -19,7 -23,9 -6,3 -23,1 -5,3 -15,5 15,0 0,3 -7,6

ISOLE

Colletti bianchi ad alta qualificazione -6,8 -9,9 -12,3 29,2 15,0 24,9 5,6 3,4 5,2
Colletti bianchi a bassa qualificazione -26,1 -4,0 7,3 31,3 0,7 -12,8 4,1 6,9 2,1
Colletti blu ad alta qualificazione -14,3 -15,1 -12,1 -14,1 -7,7 -31,6 -2,4 44,5 -11,8
Colletti blu a bassa qualificazione -19,8 4,4 -5,9 -13,5 10,2 -5,0 -29,8 -11,5 -11,1
Totale -17,1 -6,9 -8,7 -8,9 0,9 -5,4 2,8 2,5 -3,5

Fonte: Istat, Indagine trimestrale sulle Forze di lavoro
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L'effetto delle specializzaztoni settoriali e pro
jessionali sulla dinamica dell'occupazione

Un contributo alla comprensione dei fenome
ni in esame, e in particolare dell'up-skilling, si ri
cava dall'analisi shift-share sui dati dell'indagine
sulle Forze di lavoro per il periodo 1993-97. La va
riazione nella composizione percentuale dell'oc
cupazione osservata tra i due anni viene scompo
sta in due effetti: quello dovuto a spostamenti di
occupazione tra diversi settori (definiti a due ci
fre, divisioni AtecoyI), legato soprattutto all'evo
luzione della composizione della domanda finale
(effetto between), e quello dovuto a variazioni del
mix occupazionale e professionale all'interno di
ogni settore, presumibilmente a causa della pres
sione esercitata dall'innovazione tecnologica e
dai cambiamenti organizzativi (effetto within)
(Tavola 3.15),

E interessante notare che nella variazione po
sitiva delle quote occupazionali dei colletti bian
chi ad alta qualificazione la componente within
contribuisce per circa il 53%, mentre e inin
fluente nella variazione delle quote relative ai col
letti bianchi a bassa qualificazione. Per contro,
nella diminuzione delle quote relative di occupa
zione dei colletti blu, l'introduzione di nuove
tecnologie e/o di nuove forme organizzative
esercita un effetto rilevante per quanto concerne
i colletti blu a bassa qualificazione (la componen
te within pesa infatti per oltre il 60%), mentre
esercita un effetto opposto per i colletti blu ad
alta qualificazione.

L'analisi effettuata sui vari comparti dei servizi
mostra che l'effetto within tende a diminuire la
quota percentuale dei colletti blu in tutti i com
parti. Tale effetto non viene del tutto compensa
to da quello (between) di riallocazione della do
manda all'interno dei servizi verso settori a piu
alta presenza di colletti blu: infatti, la variazione
delle quote nella categoria colletti blu e sempre
negativa. Nel comparto dei servizi alle imprese
l'effetto within prevale anche per la categoria
colletti bianchi, benche non sempre con segno
positivo.

In generale, e lecito ritenere che il fenomeno
di crescita di colletti bianchi sia avvenuto perche
si e verificato uno slittamento della domanda ver
so alcuni comparti dei servizi, rna all'interno del
comparto manifatturiero il fenomeno deriva so
prattutto dall'effetto della ristrutturazione orga-
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nizzativa delle imprese. Cia confermerebbe in
parte la tesi secondo cui il fenomeno di up-skil
ling e avvenuto per uno slittamento dell'occupa
zione dal settore manifatturiero a quello dei servi
zi, rna all'interno dei macro-settori la componen
te prevalente del fenomeno proviene da effetti di
tipo within.

A livello territoriale, in tutte le ripartizioni con
siderate si e avuta una crescita dell'incidenza dei
colletti bianchi sul totale dell'occupazione, in par
ticolare di quelli ad alta qualificazione. Anche la
tendenza alla diminuzione dell'incidenza dei col
letti blu e generalizzata ed e particolarmente ac
centuata per quelli piu qualificati.

L'analisi shift-share effettuata a livello di aree
qualifica i risultati acquisiti a livello nazionale, met
tendo in evidenza una sostanziale differenza fra
Sud e Centro-nord: nella prima area l'effetto inte
rindustriale e sempre prevalente nella variazione
delle quote occupazionali per tutte le qualifiche
professionali, senza alcuna distinzione fra Sud
ovest, Sud-est e Isole. Nel Centro-nord, al contra
rio, prevale l'effetto del cambiamento del mix
professionale e occupazionale indotto dalla inno
vazione tecnologica e organizzativa. Ancora una
volta, la variazione della composizione della forza
lavoro occupata nel Sud e la crescita della quota
dei colletti bianchi (nel contesto, si noti bene, di
una contrazione occupazionale considerevole)
appare dipendere principalmente da una riallo
cazione settoriale, in un quadro in cui moderniz
zazione e innovazione tecnologica e organizzativa
svolgono un ruolo marginale.

Alcune informazioni sui titoli di studio della
forza lavoro occupata contribuiscono a rafforza
re le valutazioni emerse in precedenza. Nel pe
riodo in esame, in tutte le aree e in tutte le pro
fessioni, e avvenuta una decisa contrazione
(-32,7% nel totale Italia) degli occupati senza alcun
titolo di studio 0 soltanto con la licenza elementa
reo In leggero declino nel Nord e nel Mezzogior
no e statica nel Centro e la domanda di lavoro di
personale con titolo di licenza media, mentre in
decisa crescita in tutte le aree appare l'occupazio
ne di forza lavoro laureata e diplomata, senza di
stinzioni rilevanti in termini di categorie profes
sionali. Questi elementi mostrano come l'accre
scimento della qualificazione della manodopera
occupata, in termini di titoli di studio, sia legata
anche a modifiche avvenute nell'offerta di lavoro:
le nuove generazioni che entrano nel mercato del
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Tavola 3.15 - Scomposizione delle variazioni intervenute nella struttura dell'occupazione, per pro
fessione e ripartizione geografica, fra il1993 e il1997 (dati percentuali)

Colletti bianchi ad alta qualificazione
Colletti bianchi a bassa qualificazione
Colletti blu ad alta qualificazione
Colletti blu a bassa qualificazione

Colletti bianchi ad alta qualificazione
Colletti bianchi a bassa qualificazione
Colletti blu ad alta qualificazione
Colletti blu a bassa qualificazione

Colletti bianchi ad alta qualificazione
Colletti bianchi a bassa qualificazione
Colletti blu ad alta qualificazione
Colletti blu a bassa qualificazione

Colletti bianchi ad alta qualificazione
Colletti bianchi a bassa qualificazione
Colletti blu ad alta qualificazione
Colletti blu a bassa qualificazione

Colletti bianchi ad alta qualificazionc
Colletti bianchi a bassa qualificazione
Colletti blu ad alta qualificazione
Colletti blu a bassa qualificazione

Colletti bianchi ad alta qualificaZione
Colletti bianchi a bassa qualiflcazione
Colletti blu ad alta qualificazione
Colletti blu a bass a qualificazione

Colletti bianchi ad alta qualificazione
Colletti bianchi a bassa qualificazione
Colletti blu ad alta qualificazione
Colletti blu a bassa qualificazione

Colletti bianchi ad alta qualificazione
Colletti bianchi a bassa qualificazione
Colletti blu ad alta qualificazione
Colletti blu a bassa qualificazione

Fonte: Istat, Indagine trimestrale sulle Forze di lavoro
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Variazione
delle quote

2,3
0,6

-2,2
-0,7

1,8
0,4

-1,5
-0,8

2,6
0,7

-2,8
-0,6

1,9
0,6

-2,4
-0,1

2,4
1,3

-2,5
-1,2

1,7
1,3

-1,8
-1,2

3,0
1,2

-3,4
-0,8

2,3
1,5

-2,1
-1,7

Effctto
between

NORD

0,9
0,3

-1,0
-0,2

Nord-est

0,6
0,2

-0,8
0,0

Nord-ovest

1,1
0,4

-1,1
-0,4

CENTRO

0,8
0,2

-0,8
-0,2

SUD

1,3
1,1

-1,5
-0,9

Sud-est

0,9
1,1

-1,2
-0,8

Sud-ovest

1,8
1,0

-1,9
-1,0

ISOLE

1,1
1,0

-1,4
-0,8

Effetto
within

1,4
0,3

-1,2
-0,5

1,2
0,3

-0,7
-0,8

1,6
0,3

-1,7
-0,2

1,1
0,4

-1,6
0,1

1,1
0,3

-1,0
-0,3

0,8
0,2

-0,6
-0,4

1,2
0,1

-1,6
0,3

1,2
0,5

-0,7
-1,0
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lavoro hanno in media sempre una scolarizzazio
ne superiore alle generazioni in uscita. In tutte le
aree, a prescindere dagli effetti legati alla doman
da di lavoro, si manifesta quindi, da un lato, una ri
duzione dell'occupazione di personale senza tito
10 di studio e, dall'altro, un incremento degli oc
cupati con titolo di studio pari al diploma 0 alla
laurea. AI Nord, dove l'occupazione dei laureati e
dei diplomati e cresciuta ad un ritmo C+21,5% e
+20,2% rispettivamente) doppio rispetto alle al
tre aree, emerge un impatto decisivo della do
manda di lavoro.

In sostanza, se nel complesso del Paese si ma
nifesta una crescita apparentemente omogenea
delle categorie professionali impiegatizie pill
qualificate, a livello territoriale si ripresenta una
forte differenziazione. Nel Centro-nord, e in
particolare nel Nord-est, si sono verificati gli at
tesi cambiamenti indotti dall'intrecciarsi di in
novazione tecnologico-organizzativa e ristruttu
razioni settoriali: i lavoratori manuali che nel
Centro-nord hanno subito la perdita del posto
di lavoro, soprattutto nella fase recessiva, hanno
incontrato crescenti difficolta a trovare occupa
zioni alternative, in quanto la penuria di posti ha
determinato un'inasprirsi della concorrenza sul
mercato del lavoro. Nel periodo espansivo la
tendenza si e invertita e si e manifestata una si
gnificativa domanda di lavoro, con alcune evi
denti differenze settoriali, orientata al reperi
mento di figure impiegatizie e di figure operaie
non qualificate.

Nel Mezzogiorno i cambiamenti professionali
sono avvenuti nel contesto di una drammatica
contrazione occupazionale, pill accentuata nella
fase recessiva, ma considerevole anche in quella
espansiva, che ha investito tutte le figure profes
sionali in quasi tutti i settori, tranne alcuni com
parti dei servizi poco rilevanti in termini di quota
di occupazione. Nei settori colpiti dalla fase re
cessiva, benche il calo occupazionale sia risultato
diffuso a tutte le categorie professionali, si e assi
stito ad una ricomposizione dell'occupazione a
favore delle categorie pill qualificate, per Ie quali
le perdite di posti di lavoro sono risultate infe
riori. Tranne alcune eccezioni, l'incremento del
le quote di colletti bianchi ad alta qualificazione
nel Mezzogiorno e avvenuta perche la contrazio
ne dei colletti blu e stata relativamente pill consi
stente.
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3.4.2 Piccole, medie e grandi imprese ma
nifatturiere: performance e doman
da di lavoro

Le precedenti analisi sulle dinamiche dell'occu
pazione per settore, regione e professione Cdr. il
paragrafo 3.4.1) hanna messo in evidenza come,
seppure all'interno di uno scenario caratterizza
to, a partire dal 1993, da un netto ridimensiona
mento dello stock di occupazione e da problemi
di ripresa della domanda di lavoro anche nei pill
recenti anni di crescita economica, il mercato del
lavoro italiano mostri segni di profonda ricom
posizione. Elementi di carattere strutturale, ri
guardanti settori e professioni, si intrecciano con
fattori ciclici: a settori e professioni in forte
espansione occupazionale si contrappongono
aree di notevole debolezza, con dinamiche terri
toriali che sottolineano sempre di pill la disomo
geneita tra province e regioni, anche nell'area
meridionale.

In questo quadro, appare importante presta
re attenzione ai fattori microeconomici sotto
stanti le dinamiche aggregate. In particolare, si
passano ad analizzare le caratteristiche delle im
prese che creano occupazione rispetto a quelle
che mostrano segnali di ridimensionamento.
Se, infatti, a livello macroeconomico Cdr. para
grafo 3.3) si notano fenomeni di ricomposizio
ne del mix di fattori utilizzati (lavoro, capitale e
input intermedi) che tendono a "spiazzare"
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Ristrutturazione dell'offerta nel settore commerciale
e tendenze dell'occupazione

122

Nel corso della prima meta
degli anni '90 si e assistito ad
una consistente e prolurigata ri
duzione dell'occupazione nel no
stro Paese. A dijjerenza del pas
sa to, questa riduzione occupa
zionale ha jinito per coinvolgere
tutti i settori, anche quelli del ter
ziario di mercato, seppur con
tempi, importanza e rnodalitd
differenti. In particolare, il setto
re commerciale, che in occasione
di precedenti crisi economiche
aveva sempre svolto un ruolo di
ammortizzatore occupazionale
del sistema economico, ha regi
strato una consistente riduzione
degli occupatio

Tra il 1991 e il 1996 in que
sto settore (commercio al detta
glio, commercia all'ingrosso, in
termediari commerciali) le unita
di lavoro occupate si sono ridot
te del 3,8%: delle 133 mila unita
di lavoro espulse dal settore in
tale periodo, ben 97 mila unitd
sono uscite nel triennio 1991-93,
la riduzione dell'occupazione nel
settore ha contribuito per quasi
1'11%alla dirninueione dell'occu
pazione complessiva del Paese.
In particolare, la maggiore ridu
zione occupazionale del settore
si e uerificata negli anni 1993 e
1994 mentre, nel 1996, si e ma
nijeatata una crescita occupa
zionale di 31 mila unitd.

La contrazione occupaziona
le del commercia edovuta unica
mente alla consistente diminuzio
ne degli occupati indipendenti
(-170 mila unita), dal momenta
che nella stesso periodo la com
ponente dei dipendenti e aumen
tata di 37 mila unitd. La diver
gente dinamica delle due compo-

nenti occupazionali permane in
entrambi i sottoperiodi conside
rati, seppur in misura assai pii;
attenuata negli anni 1993-96, nei
quali si assiste ad un dimezza
mento sia della riduzione degli
indipendenti (-49 mila contro 
121 mila degli anni 1991-93), sia
della crescita dei dipendenti
(+ 13 mila contro +24 mila]. Illi
mitato aumento dei consumi
cornmercializ.zati, dopo la jorte
contrazione in termini reali avve
nuta ira il1992 ed i11993, ba fi
nito per rallentare sia il ritmo di
chiusura delle attiuita commer
ciali, e quindi l'uscita dellavoro
indipendente, sia il processo di
sviluppo e di modernizzazione
delle imprese, e quindi l'ingresso
di lavoro dipendente.

La riduzione complessiua
dell'occupazione commerciale
ha riguardato prevalentemente
la componente di lavoro regola
re (-105 mila unitd di lavoro) e
solo in minor misura quella irre
golare nelle sue diverse rnoda
lita (-28 mila]. A quest'ultimo
proposito occorre pero sottoli
neare come a jronte di una con
trazione degli occupati a tempo
pieno irregolari (-38 mila unita),
sia lievemente aurnentata la pre
senza del secondo lavoro e de
gli occupati stranieri non resi
denti (rispettiuamente +6 mila e
+3 mila), a testimonianza della
creazione di posizioni di lavoro
a piu basso costa e con caratte
ristiche di maggiore flessibi
litd/precarieta.

Se si prendono in considera
zione solo gli occupati indipen
denti, si puo notare come la lora
riduzione abbia riguardato in

modo particolare la componente
di lavoro regolare ed il sottope
riodo 1991-93: i due terzi delle
unitd di lavoro indipendenti
espulse dal settore nella prima
meta degli anni '90 risultano, in
fatti, occupati regolari (112 mila
su 1 70 mila) ed oltre il 70% del
le espulsioni ha riguardato gli
anni 1991-93.

Tale euiden.za sembra cosi
suggerire cbe, mentre negli anni
1991-931a riduzione di occupa
ti indipendenti estata dovuta es
senzialmente alla chiusura di
piccole attiuitd comrnerciali, in
quelli successivi 0993-96) tale
riduzione - seppur menu consi
stente in termini assoluti - trova
spiegazione anche in un proces
so di ristrutturazione aziendale
che ha coinvolto strutture com
merciali caratterizzate da una
pu; elevata presenza di forme di
lavoro irregolare (occupati non
dicbiaratisi, secondo lauoro,
stranieri non residenti). In altri
termini, se la crisi economica dei
primi anni '90 hafinito soprattut
to per espellere dal mercato at
tiuita commerciali ed occupati, la
successiva modesta crescita dei
consumi ha consentito l'attenua
zione di tale tenderiza, spingen
do nel contempo le imprese a ri
cercare nuovi equilibri economici
- anche alla luce dei mutati see
nari di cos to (minimum tax, nuo
vo regime degli affitti) - attraver
so un minor utilizzo di coadiu
vanti familiari ed un maggior im
piego di lavoro occasionale e
non regolare.

L'indagine trimestrale sulle
Forze di lauoro, d'altra parte,
segnala come la riduzione
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dell'occupazione settoriale, al
mena quella pia recerue, sia
spiegata soprattutto dal pro
cesso di razionalizzazione del
la rete di vendita che ha coinvol
to il commercia, la manutenzione
degli autoveicoli e dei motocicli
ed i distributori di berizina, an
che come conseguenza delle po
litiche commerciali suiluppate
dalle irnprese industriaIi del set
tore. Per quanta riguarda, inve
ce, i restanti comparti della di
stribuzione al dettaglio, il pro
cesso di modernizzazione della
corrispondente rete di vendita
non sembra avere determinato
una perdita netta in termini oc
cupazionali, se non in minima
parte ed interamente attribuibile
al coadiuvantato familiare.

Satta il profilo della struttura
dell'offerta commerciale, nel cor
so della prima meta degli anni
'90 si e assistito ad un consi
stente pracesso di razionalizza
zione dell 'apparato distributivo
del Paese cbe, secondo i dati an
nuali del Ministera dell'industria
sull 'euolu.zione delle caratteristi
che strutturali del sistema distri
butivo italiano, ha determinato
I 'espulsione dal mercato di quasi
un terzo delle attiuita. Tra il
1991 ed il 1996 gli esercizi del
commercia al dettaglio fisso
(escluso quindi l'ambulantato) e
del commercia all'ingrosso sa
na diminuiti di oltre 300 mila
unita, passando da 914.834 a
610.266. Tale riduxione risulta
fortemente concentrata nel sot
toperiodo 1993-96, allorcbe il
Ministero stima che siano stati
espulsi dal mercato circa 220
mila esercizi - quasi i tre quarti
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del saldo dell'intero periodo 
contra le 85 mila unita uscite nel
sottoperiodo 1991-93.

La riduzione complessiva del
numero di esercizi, che accomuna
comunque le diverse attiuita com
merciali sia nell'alirnentare sia nel
comparto non alimentare, risulta
per 10 pia spiegata dalla forte di
minuzione di punti vendita al det
taglio fisso avvenuta nel periodo,
in special modo di quelli operanti
nel non alimentare. Tra il1991 ed
il 1996 il numero complessivo di
punti vendita al dettaglio fisso e
diminuito di 253 mila unita, di cui
circa 93 mila operauano nel com
parto alimentare e 160 mila in
quello non alimentare. Disaggre
gando i dati relativi al commercia
al dettaglio fisso per ripartizione
geograjica si evidenzia inoltre
come la maggiore eliminazione di
punti vendita sia avvenuta nelle
regioni del Nord, per quanta ri
guarda sia l'alimentare sia il non
alimentare. In tali regioni, infatti,
si e registrato un tasso di uscita
di punti vendita alimentari e non
alimentari nel periodo che risulta
decisamente superiore a quello
del Centro (tasso di variazione
medio annuo rispettivamente di
-10,2% e -9,2% contra -7,1% e
-5, 7%) e pia che doppio rispetto
alle regioni meridionali (-4,5% e
-4%).

Parallelamente a questa pro
cesso di razionalizzazione del
la rete di vendita si e assistito
ad un intenso suiluppo delle mo
derne forme distributive. Tra il
1991 ed il 1996 il numera di su
perettes, supermercati e iper
mercati e cresciuto complessi
vamente di 2.230 unita passan-

do da 9.143 a 11.373. Tale cre
scita ha riguardato soprattutto
i supermercati (+1.337), Ie su
perettes (+814 unitd) e, in misu
ra minore, gli ipermercati (+ 79).
In particolare, mentre 10 svilup
po di questi ultimi e avvenuto
maggiormente nel sottoperiodo
1993-96, l'apertura dei super
mercati si e invece concentrata
soprattutto negli anni 1991-93.

La diversa intensitd can cui e
avvenuto in questi anni 10 svilup
po di queste forme distributive
PUG essere meglio compreso
considerando il tasso di crescita
della superficie di vendita. A
fronte di un tasso di crescita me
dia annuo complessivo pari al
6,6%, gli ipermercati sana ere
sciuti mediamente del 15,1%, i
supermercati del 6,4%, e le su
perettes del 3,2%

Dal punta di vista territoria
le, appare evidente il forte svi
luppo degli ipermercati - sia in
termini numerici che di superfici
di vendita - nelle regioni del
Nord, negli anni 1993-96. Su 79
ipermercati nati nel periodo
1991-96, ben 54, pari ad oltre i
due terzi della superficie di ven
dita complessiva, sana stati
aperti nel Nord. In a ltre, va no
tata la forte crescita numerica e
di superficie di vendita dei su
permercati e delle superettes
nelle regioni del Sud.
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l'utilizzo di lavoro anche in comparti (come i
servizi) apparentemente meno permeabili da
processi di sostituzione, in presenza di politi
che monetarie e di bilancio intonate in senso
restrittivo, purtuttavia emergono alcuni ele
menti che segnalano l'esistenza di intensi flussi
di creazione e distruzione di posti di lavoro a li
vello di impresa.

L'analisi microeconomica della domanda di
lavoro delle imprese industriali nel periodo
1991-95, ovvero nella fase di caduta produttiva e
in quella successiva, di forte crescita della com
petitivita e dell' output, puo consentire di rae
cogliere utili elementi informativi per la com
prensione delle relazioni tra performance delle
imprese e dinamiche occupazionali a livello
aziendale.

L'analisi delle relazioni tra configurazione
aziendale (dimensione, settore ecc.), risultati e
domanda di lavoro presentata di seguito e basa
ta su un panel di oltre 7.000 imprese manifattu
riere attive nel periodo 1991-95, con un'occupa
zione pari a circa 1.200.000 addetti, per le quali si
dispone contemporaneamente di indicatori
contabili, salariali ed occupazionali e di dati sul
grado di innovazione tecnologica, riferita alle at
tivita innovative svolte nel periodo 1990-92. Le
imprese del panel sono state distinte in tre seg
menti dimensionali, riferiti alle unita che, nel
1991, avevano una dimensione pari rispettiva
mente a 30-99, 100-499 e 500 e pili addetti; cia
consente di delineare un quadro evolutivo compa
rato di imprese inizialmente "piccole", "medie" e
"grandi".

L'esame dei differenziali dimensionali relativi ai
principali indicatori economici, effettuata attra
verso questa particolare chiave di lettura, va quin
di interpretata non tanto in senso strutturale,
quanta come strumento di valutazione dei pro
cessi di convergenza 0 divergenza tra gruppi di
imprese.

La crescita dell'occupazione per tipologia d'im
presa

Un quadro d'insieme delle dinamiche occupa
zionali per dimensione aziendale ed alcune princi
pali "tipologie" d'impresa tra il 1991 e il 1995 e
presentato nelle Tavole 3.16 e 3.17. L'esame dei
dati presentati consente di valutare, da un lato, l'ar-
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ticolazione settoriale delle tendenze dell'occupa
zione per classe dimensionale "di partenza" delle
imprese, dall'altro, l'impatto aggregato di alcune
specificita aziendali, riferite a redditivita, propen
sione all'esportazione, attivita innovative svolte
dall'impresa.

Tra il 1991 e il 1995 le piccole imprese au
mentano l'occupazione del 2,9%, le medie im
prese si riducono lievemente (-0,3%), mentre le
grandi riducono l'occupazione del 14,9%. In ge
nerale, l'evoluzione tendenziale dell'occupazio
ne nelle piccole imprese trova notevoli regola
rita settoriali, nettamente pili marcate rispetto a
quanto riscontrabile per le medie imprese,
mentre il risultato delle grandi unita produttive
e caratterizzato da una generale tendenza nega
tiva, determinata, soprattutto dall'intensita dei
processi di distruzione di posti di lavoro nelle
imprese in declino.

Con riferimento alle imprese piccole e medie,
le classificazioni "settoriali'' (Tavola 3.16) non
sembrano, ad eccezione di quella per destinazio
ne economica della produzione e di quella relativa
alla dimensione prevalente dei settori, differen
ziare significativamente il risultato occupazionale
delle imprese determinato dalla classe dimensio
nale. Le piccole e medie imprese accrescono
l'occupazione nei settori produttori di beni d'in
vestimento e di beni intermedi, nonche in quelli
caratterizzati dalla presenza di unita di grandi di
mensioni. A livello di ramo di attivita economica,
emerge una relativa debolezza della dinamica
dell'occupazione nelle piccole imprese dei setto
ri alimentari, tessili, ecc. D'altra parte, la segmen
tazione territoriale conferma, per entrambe le
classi dimensionali, il ruolo propulsivo dell'area
nord-orientale e la debolezza del Mezzogiorno. I
dati settoriali relativi al contenuto tecnologico
prevalente della produzione vedono le piccole
imprese crescere nei comparti dell'offerta spe
cializzata ed in quelli ad alta tecnologia, mentre le
medie imprese tendono a crescere nei settori di
scala.

In definitiva, mentre le piccole imprese ma
nifestano propensioni alla crescita piuttosto
diffuse, le medie imprese evidenziano un risul
tato occupazionale fortemente dipendente dai
settori di appartenenza. In questo quadro, due
sono gli elementi che caratterizzano l'evoluzio
ne settoriale delle piccole e, soprattutto, delle
medie imprese: da un lato, la crescita sembra
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Tavola 3.16 - Variazione dell'occupazione nelle imprese manifatturiere tra il 1991 e il 1995, per
dimensione aziendale, localizzazione e diversi criteri di classificazione dei settori di
appartenenza (dati percentuali)

CLASSIFICAZIONI SETTORIALI Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese
E TERRITORIALI

RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA
Siderurgia, chimica 1,8 2,8 -18,6
Metalmeccanica 6,0 1,8 -15,5
Alimentare, tessile, cuoio, legno ecc. 1,2 -3,5 -10,1

DESTINAZIONE ECONOMICA DELLA PRODUZIONE
Beni di investimento 7,0 2,8 -17,3
Beni di consumo -0,4 -5,4 -10,1
Beni intermedi 3,8 1,7 -13,3

INTENSITA' TECNOLOGIA PREVALENTE DEL SETTORE
Alta intcnsita di R&S 6,5 -2,6 -13,1
Economie di scala 4,2 3,1 -18,1
Offerta specializzata 5,3 0,7 -13,1
Industrie tradizionali 1,0 -2,7 -9,6

DIMENSIONE PREVALENTE DEL SETTORE
Piccola 0,6 -0,5 -10,8
Medio-piccola 1,4 -2,0 -9,7
Medio-grande 9,4 1,0 -6,3
Grande 5,9 5,4 -23,7

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Nord-ovest 2,1 -0,8 -17,0
Nord-est 5,6 4,3 -13,0
Centro 1,5 -6,3 -9,6
Mezzogiorno -3,2 -8,1 -6,6

Totale 2,9 -0,3 -14,9

Fonte: Istat, Indagine sui conti economici delle imprese con 20 e pili addetti; Indagine sull'innovazione tecnologica nelle imprese
industriali con 20 e pili addetti 0990-92)

piu forte laddove esistono configurazioni di
mensionali settoriali piuttosto elevate, segnalan
do la possibilita di sfruttare economie di scala.
Questa evidenza incorpora, intuitivamente, un
notevole impatto potenziale sui modelli inter
pretativi delle tendenze dimensionali delle pic
cole imprese industriali. Dall'altro, emerge net
tamente la performance dell' area nord-orienta
le, che risulta quella con la maggiore e piu diffu
sa spinta alla crescita.

Passando all'analisi delle aggregazioni di im
prese basate su particolari caratteristiche delle
singole unita produttive (Tavola 3.17), emergono
nitide regolarita relativamente alla tendenza oc
cupazionale distinta per classe di redditivita e
per propensione all'esportazione. In particola
re, i risultati desumibili dalla classificazione per
classe di redditivita rappresentano di per se
un'importante chiave di lettura delle scelte occu-
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pazionali delle imprese. Analogamente, i dati re
lativi all'associazione tra attivita di esportazione e
tendenze dimensionali delle imprese se, da un la
to, confermano il ruolo di sostegno all'occupa
zione esercitato dalle esportazioni sia per le pic
cole sia per le medie imprese, dall'altro, sottoli
neano diverse "elasticita" dell'occupazione
all'export tra i due gruppi. Infine, l'impatto delle
attivita innovative svolte dall'impresa, misurate
dalla quota di fatturato imputabile all'introduzio
ne di innovazioni di prodotto e/o processo, se
gnalano l'esistenza di una chiara relazione positi
va tra espansione occupazionale e dinamismo in
novativo. Le piccole imprese fortemente innova
tive crescono del 10,9%, rispetto ad una crescita
media della classe dimensionale pari al 2,9%,
mentre le medie imprese innovative presentano
un tasso di crescita del 4,6% (-0,3% quello medio
della classe),
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I comportamenti delle imprese. creazione e di
struzione di posti di lavoro

Le dinamiche occupazionali possono essere
rappresentate anche in termini di frequenze di
comportamenti espansivi dell'occupazione da un
anna all'altro. La Tavola 3.18 riporta, per tre classi
dimensionali, Ie percentuali relative alle imprese
che hanno aumentato l'occupazione nella prima
meta del decennio.

Tra il 1991 e il 1995, il 45,1% delle piccole im
prese, il 43,7% delle medie ed il 32,7% delle grandi
imprese ha incrementato i livelli di occupazione.
Rispetto a questo comportamento complessivo, i
dati annuali confermano la profondita del ciclo
1991~95: tra il primo periodo 0991-92), corri
spondente al picco recessivo, e l'ultimo 0994-95),
caratterizzato dalla massima espansione degli anni
novanta, tutte e tre le classi dimensionali manife-

Tavola 3.17 - Variazione dell'occupazione nelle imprese manifatturiere tra il 1991 e il 1995, per
dimensione aziendale e diversi criteri di classificazione delle imprese, basati sulla
redditivita, la propensione all'esportazione, la propensione ad effettuare innovazioni
(dati percentuali)

CLASSIFICAZIONI
DELL'IMPRESA

REDDIT1VITA' DELL'1MPRESA

Bassa
Medio-bassa
Medio-alta
Alta

PROPENSIONE ALL'ESPORTAZIONE DELL'1MPRESA

Impresa non esportatrice
Esporta meno del 20% del fatturato
Esporta tra il 20% e il 50% del fatturato
Esporta oltre il 50% del fatturato

ATTIVITA' INNOVATIVA DELL'IMPRESA

Piccole imprese

-5,6
0,6
5,9

10,8

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

Medie imprese

-9,9
-2,0
1,0

10,5

-2,2
-3,8
-06
<9

Grandi imprese

-23,9
-10,5
-11,5

-1,1

-4,7
-10,1
-22,0
-11,4

Imprese non innovative
Impresc moderatamente innovative
Imprese intensamente innovative

Totale

0,3 -3,8 -13,4
6,2 1,6 -16,3

10,3 4,6 -11,5

2,9 -0,3 -14,9

Fonte: Istat, Indagine sui conti economici delle imprese con 20 e pili addetti; Indagine sull'innovazione tecnologica nelle imprese
industriali con 20 e pili addetti 1990-92)

Tavola 3.18 - Imprese manifatturiere che hanno aumentato l'occupazione per dimensione aziendale
(in percentuale del totale delle imprese della stessa classe dimensionaleJ

HANNO AUMENTATO
Piccole imprese Medie imprese Grandi impreseL'OCCUPAZIONE"

fra il 1991 e il 1992 34,4 33,9 26,0
fra il 1992 e il 1993 36,0 35,0 26,0
fra il 1993 e il 1994 43,0 45,0 32,7
fra il 1994 e il 1995 50,1 56,0 44,6
fra il 1991 e il 1995 45,1 43,7 32,7

Fonte: Istat, Indagine sui conti economici delle imprese con 20 e pili addetti; Indagine sull'innovazione tecnologica" nelle imprese
industriali con 20 e pili addetti 0990-92)
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sana un netto incremento delle imprese in
esoansione occupazionale. La quota di imprese
che creano occupazione tende costantemente ad
aumentare, passando dal 34,4% al 50,1% per le pic
cole imprese, dal 33,9% al 56,0% per le medie im
prese e dal 26% al 44,6% per le grandi.

Queste evidenze consentono almena due ordi
ni di considerazioni. In primo luogo, emerge la
propensione alla crescita occupazionale delle me
die imprese le quali, nella fase di massima crescita
reale, esibiscono una frequenza di dinarniche
espansive significativamente superiore anche a
quella delle piccole imprese. In questo ambito e
da rimarcare anche la dinarnica delle grandi im
prese: tra il 1994 e il 1995, infatti, il 44,6% delle
unita di pili elevate dimensioni aumenta l'occupa
zione, segnalando che il cielo espansivo ha pro
dotto effetti occupazionali positivi anche all' inter
no di un segmento caratterizzato da una tendenza
strutturalmente negativa.

Sulla base dei dati relativi alla creazione 0 distru
zione di posti di lavoro tra il 1991 e il 1995, le im
prese appartenenti alle tre elassi dimensionali so
no state poi distinte ciascuna in due gruppi: le im
prese in espansione e le imprese stagnanti 0 in de
elino (Tavole 3.19, 3.20 e 3.21). Gli indici relativi al-

3. LA PERFORMANCE DEL. SISTEMADELLE IMPRESE

la dinarnica dell'occupazione tra il 1991 e il 1995
per ciascuna fascia di impresa rappresentano i po
sti di lavoro rispettivamente creati e distrutti. Per
le imprese in crescita, la creazione di posti di lavo
ro ammonta al 24,7%, 23,6% e 23,7% rispettiva
mente per piccole, medie e grandi imprese; per
quelle in contrazione, 0 stagnanti, la distruzione di
posti di lavoro ammonta al 15,1%, 17,5%, 25,1%.
Queste evidenze risultano confermate anche ope
rando una correzione della stock di occupazione
di ciascuna impresa per tenere conto del diverso
ricorso alla cassa integrazione guadagni CCig),

Cia segnala una sostanziale omogeneita
dell'impatto occupazionale dei comportamenti
espansivi delle imprese nelle diverse elassi di
mensionali, e un netto aumento dell'intensita del
la distruzione di posti di lavoro all'aumentare del
la dimensione delle imprese in contrazione occu
pazionale. In definitiva, Ie imprese che hanno au
mentato l'occupazione tra il 1991 e il 1995, pari al
45,1% fra le piccole, al 43,7% fra le medie ed al
32,7% fra le grandi CTavola 3.18), esibiscono tassi
di crescita del numero dei posti di lavoro sostan
zialmente analoghi, mentre subiscono ridirnen
sionamenti forti soprattutto le grandi imprese in
contrazione.

Tavola 3.19 - Indicatori strutturali e di reddttivita delle imprese manifatturiere secondo la dinamica
dell'occupazione tra il 1991 e il1995 - Piccole imprese (con 30-99 addetti nel 1991)

DESCRIZIONE Imprese in crescita Imprese stagnanti
o in declino

1991 1995 1991 1995

Addetti - 1991 = 100 100,0 124,7 100,0 84,9
Addetti (netto Cig) - 1991 = 100 100,0 125,4 100,0 85,4
Fatturato per addetti - 1991 = 100 100,0 141,2 100,0 145,7
Impiegati e dirigenti/addetti (%) 22,2 23,1 20,8 22,8
are lavorate per dipendente (netto Cig) 1745 1754 1711 1744
Costo del lavoro per dipendente (netto Cig) (min) 42,5 51,2 41,2 50,9
Valore aggiunto per addetto (netto Cig) (min) 70,0 92,0 61,5 79,8
Costo orario del lavoro (mg!) 24,4 29,2 24,1 29,2
Investimenti/valore aggiunto (%) 17,3 20,5 12,9 14,8
Export/fatturato (%) 25,2 32,5 18,8 23,4
Intensita di capitale fisso (%) 24,5 21,9 24,1 22,6
Debiti finanziari/produzione (%) 14,2 15,7 14,4 14,8
Costo dell'indehitamento finanziario (%) 22,9 17,1 22,4 18,9
ROI (%) 11,3 12,7 10,7 10,5
ROE ante imposte ('Yo) 18,2 26,6 15,7 16,5
ROE ('Yo) 9,4 16,2 7,8 8,4
ROS (%) 9,1 9,8 8,7 8,6
Margine operativo lordo/valore aggiunto (%) 37,4 42,1 31,5 34,3

Fonte: Istat, Indagine sui conti economici delle imprese con 20 e pili addetti; Indagine sull'innovazione tecnologica nelle imprese
industriali con 20 e pili addetti 0990-92)
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Tavola 3.20 - Indicatori strutturali e di reddltlvlta delle imprese manifatturiere secondo la dinamica
dell'occupazione tra il1991 e il1995 - Medie imprese (con 100-499 addetti ne1199l)

DESCRIZIONE Imprese in crescita Imprese stagnanti
a in declino

Addetti- 1991=100
Addetti (netto Cig) - 1991=100
Fatturato per addetti - 1991=100
Impiegati e dirigenti/addetti (%)

Ore lavorate per dipendente (netto Cig)
Costo dellavoro per dipendente (netto Cig)(mln)
Valore aggiunto per addetto (netto Cig)(mln)
Costo orario del lavoro (mgl)
Investimenti/valore aggiunto (%)
Export/fatturato (%)
Intensita di capitale fisso (%)

Debiti finanziari/produzione (%)
Costo dell'indebitamento finanziario (%)
ROI (%)

ROE ante imposte (%)

ROE (%)

ROS (%)
Margine operative lordo/valore aggiunto (%)

1991

100,0
100,0
100,0

27,3
1700
47,8
81,1
28,1
18,7
28,9
32,2
21,5
16,5
10,2
16,3
8,4
9,4

40,0

1995

123,6
124,4
141,4

28,2
1716
57,9

105,9
33,7
19,5
36,1
26,9
22,5
12,2
11,9
24,0
12,4
10,0
44,1

1991

100,0
100,0
100,0

29,5
1680
48,4
69,8
28,8
15,7
23,1
30,6
21,0
16,7
7,4
8,8
2,8
7,0

29,8

1995

82,5
83,5

152,7
31,8
1700
59,6
93,3
35,1
13,3
29,8
28,9
21,8
13,5
8,3

11,1
4,3
7,5

35,1

Fonte: Istat, Indagine sui conti economici delle imprese con 20 e pill addetti; Indagine sull'innovazione tecnologica nelle imprese
industriali can 20 e pill addetti 0990-92)

Tavola 3.21 - Indicatori strutturali e di reddftivlta delle imprese manifatturiere secondo la dinamica
dell'occupazione tra il1991 e il1995 - Grandi imprese (con 500 e piil addetti ne1199l)

DESCRIZIONE

Addetti - 1991~100
Addetti (netto Cig) - 1991=100
Fatturato per addetti - 1991=100
Impiegati e dirigenti/addetti (%)
are lavorate per dipendente (netto Cig)
Costo del lavoro per dipendente (nctto Cig)(mln)
Valore aggiunto per addetto (netto Cig)(mln)
Casto ora rio del lavoro (mgl)
Investimenti/valore aggiunto (%)
Export/fatturato (%)
Intensita di capitale fisso (%)
Debiti finanziari/produzione (%)
Costo dell'indebitamento finanziario (o/b)
ROI (%)
ROE ante imposte (%)
ROE (%)
ROS (%)
Margine operativo lordo/valore aggiunto (%)

Imprese in crescita Imprese stagnanti
a in declino

1991 1995 1991 1995

100,0 123,7 100,0 74,9
100,0 125,4 100,0 77,6
100,0 134,3 100,0 172,1
37,2 37,0 35,6 37,6
1644 1662 1678 1679
54,6 64,8 55,8 66,3
88,8 109,0 76,4 104,1
33,2 39,0 33,2 39,5
17,2 19,3 20,0 16,4
25,1 31,4 27,9 35,9
40,5 35,0 38,2 31,3
27,3 28,1 25,5 21,2
12,5 11,4 14,5 12,8
7,7 7,3 5,7 6,5

12,0 13,0 7,6 7,6
5,9 8,0 3,7 2,9
7,9 7,4 6,1 5,8

38,2 40,2 26,9 36,1

Fonte: Istat, Indagine sui conti economici delle imprese con 20 e pill addetti; Indagine sull'innovazione tecnologica nelle imprese
industriali con 20 e pill addetti 0990-92)
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La dinamica differenziata dell'occupazione per
Ie diverse aggregazioni dimensionali delle impre
se appare quindi spiegata soprattutto dalle diverse
frequenze di comportamenti espansivi (incidenza
percentuale delle imprese in espansione occupa
zionale) e dalla diversa intensita delle riduzioni di
occupazione nelle imprese in contrazioni. Se que
sti due elementi permettono di rilevare notevoli
divergenze tra piccole, medie e grandi imprese, il
dato relativo all'intensita della crescita dell'occu
pazione nelle imprese in espansione sembra in
vece piuttosto omogeneo tra le tre fasce dimen
sionali.

Con riferimento alle piccole e medie imprese, il
buon risultato occupazionale aggregato delle picco
le imprese rispetto a quelle medie appare, infatti,
spiegato dal modesto ridimensionamento dell'oc
cupazione nelle imprese in contrazione, piuttosto
che dalla job-creation delle imprese in espansione.

Indicatori di performance e propensione alta
crescita occupazionale

In generale, Ie tendenze alla riduzione dell'occu
pazione sono associate al mantenimento di una di
namica delle vendite per addetto e della produtti
vita per addetto almeno in linea, se non superiore,
a quella media. D'altra parte, i dati sulle ore lavorate
non segnalano, almeno a questo livello di aggrega
zione, particolari differenziazioni tra i diversi grup
pi di imprese, in un quadro comunque caratterizza
to da una generale tendenza all'incremento delle
ore effettivamente lavorate per dipendente tra il
1991 e il1995. Emerge inoltre una notevole omoge
neita delle dinamiche del costa del lavoro sia per
dimensione aziendale, sia in relazione all'evoluzio
ne occupazionale delle imprese. 11 campo di varia
zione dei tassi di crescita va, infatti, da un minimo
del 19,7% per Ie piccole imprese in crescita al
21,9% per le medie imprese in contrazione.

Se dagli indicatori aggregati di produttivita e co
sto del lavoro non emergono particolari differen
ziazioni (dinamiche) tra imprese in crescita e im
prese in declino occupazionale, l'esame di ulterio
ri indicatori permette di evidenziare alcune im
portanti specificita, In primo luogo, il tasso di ac
cumulazione (investimenti/valore aggiunto) e, nel
le imprese in declino, nettamente inferiore a quel
10 delle imprese in crescita sia nel 1991 sia nel 1995
e per tutte le classi dimensionali. Nelle medie e
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grandi imprese, inoltre, l'indicatore riferito al 1995
e significativamente inferiore a quello del 1991.

Per quanto riguarda la propensione all'esporta
zione, la differenza tra imprese in crescita e im
prese in declino occupazionale e significativa so
prattutto per le piccole e medie imprese. Sotto il
profilo dinamico, tra il1991 e il 1995 il pill forte in
cremento della quota di export sul fatturato si e
verificata nelle medie imprese in crescita. Questo
risultato e stato determinato dal pill intenso incre
mento della propensione all'esportazione (so
prattutto verso l'area extra-De) delle medie im
prese tra il 1991 e il 1993, in conseguenza del forte
riallineamento del carnbio; successivamente, tra il
1993 e il 1995, sono le piccole imprese in crescita
a registrare il pill elevato incremento della pro
pensione all'esportazione. 11 migliore risultato
esportativo delle piccole imprese in espansione
occupazionale e riconducibile alla maggiore tenu
ta sui mercati extra-De, rispetto alle me die e gran
di imprese, nella fase 1993-95.

L'intensita di capitale fisso tende a diminuire
nel corso del periodo considerato per tutti i seg
menti di imprese, con un incremento nella fase di
rallentamento 0991-93) ed una successiva forte
diminuzione nel 1994-95. Anche gli indici relativi
all'indebitamento evidenziano una marcata ten
denza ciclica: il rapporto tra debiti finanziari e
produzione e crescente fino al 1993, per subire
dal 1994 una riduzione, pill marcata nel caso delle
medie imprese. Distinguendo tra imprese in ere
scita occupazionale e imprese in contrazione ap
pare come, tra il 1991 e il 1995, l'aumento dell'in
debitamento delle unita in crescita sia superiore a
quello delle imprese in contrazione, a dimostra
zione della funzionalita delle strategie di indebita
mento per l'ampliamento dimensionale delle im
prese. Peraltro, il costo dell'indebitamento finan
ziario evidenzia, da un lato, la penalizzazione del
le piccole e medie imprese rispetto alle grandi,
dall'altro, una riduzione del costo medio tra il 1991
e il 1995 pill intensa per Ie imprese in crescita.

Gli indici di redditivita sottolineano notevoli
specificita, in termini sia strutturali sia ciclici, tra
imprese in crescita e imprese in declino occupa
zionale, rappresentando un netto elemento di dif
ferenziazione. In particolare,

- la redditivita operativa (ROI) mostra un diffe
renziale sistematicamente favorevole alle imprese
in crescita occupazionale soprattutto tra le medie
imprese;
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Le determinanti dell'aumento dell'occupazione
nelle imprese manifatturiere

Le evidenze presentate, lar
gamente basate su indicatori ag
gregati, suggeriscono un quadro
di relazioni tra risultati economi
ci, mercati di riferimento, specifi
etta settoriali e domanda di la
voro piuttosto articolato, seppu
re sufficientemente cbiaro per
quanta riguarda l'irnpatto di al
cuni fattori sull'occupazione.

La cornplessitd delle intera
zioni presenti all'interno dei
processi che guidano le scelte
dimensionali delle imprese e
quelle relative al mix dei fatto
ri produttivi utilizzati suggeri
sce,tuttavia, approfondimenti
basati su modellizzazioni della
probabilitd di incrementare
I'occupazione da parte delle
singole irnprese, adeguate a
catturare gli effetti dei diversi
fattori. Nel madelia qui usato,
la variabile dipendente assume
il valore uno nel caso in cui
l'irnpresa i-esima abbia vista
aumentare it numero media dei
dipendenti rispetto all'anno
precedente. In particolare, e
stato utilizzato un madelia 10
git, appropriate nel caso di va
ria bile dipendente qualitativa
binorniale, applicate ai dati re
latiui al periodo 1991-95.

Le variabili indipendenti utiliz
zate sana: la classe di addetti di
appartenenza dell'impresa
nell'anno precedente, il costa del
lavoro orario, i'incideriza per
centuale dell'export sulfatturato
e l'incidenza percentuale degli in
vestimenti sul valore aggiunto.
Inoltre, si efatto ricorso ad una
variabile rappresentativa della
"tensione" nell'uso della mano
dopera, rappresentata dalle are
lavorate per dipendente (al netto
dell'influenza della Cassa inte
grazione guadagni).

Sana state incluse alcune ua
riabili dummy di classificazione
degli ambiti settoriali e territo
riali dell'impresa: la destinazio-
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ne economica della produzione;
la dimensione prevalente dei set
tori; il ramo di atiiutta economi
ca, la ripartizione geografica. In
fine, sulla base dei dati relativi
alia profittabilita ed all'intensitd
innouatiua delle singole imprese,
ciascuna di esse estata classifi
cata secondo la classe di profit
tabilita (definita in quantili e mi
surata dal margine operatiuo
lordo sul valore aggiunto) nella
quale si colloca, per ciascun an
no, la singola impresa e secondo
diverse configurazioni di attiuitd
innovative (di prodotto e/o di
processo),

La relazione, stimata su cia
scuno degli anni che vanna dal
1992 al 1995, mostra un eleva
to impatto del costa del lavoro
orario, i cui coefficienti si pre
sentano sempre significatiui e
can il segno negatiuo, soprattut
to ne11994. Le are lavorate per
dipendente hanna un effetto po
sitivo sull'occupazione nell'anno
successiuo, testimoniando la
seelta prevalente da parte delle
imprese di incrementare 10
stock di dipendenti solo in se
guito ad un persistente incre
mento nell'uso della manodope
ra, vengono COS! confermati an
che alcuni risultati aggregati ri
levabili dai risultati dell'inchie
sta congiunturale sulle grandi
imprese industriali (Istat, Rap
porto Annuale 1996). II compor
tamento rispetto a questa va
riabile appare assai uniforme
nei vari anni considerati, can un
effetto pii; rilevante nel 1994.
Anche l'inciden.za dell'export sul
fatturato complessivo ha un ef
fetto positivo sull'incremento
degli addetti, can un significati
va andamento ciclico: in parti
colare, nel 1994 esso e stato
pari a circa tre volte il valore
del 1992.

Per quanta riguarda le va
riabili di classificazione, quella

dimensionale segnala la persi
stenza di un effetto marginale
positivo legato alle dimensioni
medie (in particolare la classe
can 100-199 addetii), quella
basata sulla redditiuitd dell'im
presa mostra come l'effetto di
tale variabile sia sempre malta
pronunciato e, pur risultando
massimo nel 1993, abbastan.za
stabile nell 'arco di tempo consi
de rata; l'intensitd delle attiuitd
innovative effettuate nel 1990
92, a sua volta, determina un
impatto positivo sult'occupa
zione, can particolare riferi
menta alle imprese che effettua
no innovazioni sia di processo
sia di prodotto. C'e da rilevare
come le innovazioni solo di
processo manifestino un ruolo
positivo sulla tenuta occupa
zionale nel 1993 e nel 1994,
anni ancora caratterizzati dal
la debolezza dei livelli di atti
vita, mentre nel 1995, anna di
forte ripresa produttiua, sem
bra prevalere l'effetto espansi
uo imputabile alle innovazioni
solo di prodotto.

Nel 1992, la probabilitd di
incrementare l'occupazione a li
vella d'impresa era, al Sud, pari
al 32% e sostanzialmente alli
neata a quella stirnata per il
Centro; nel 1993, a fronte di
primi segnali positivi per il Cen
tro-nord, nel Mezzogiorno la
probabilitd di crescita occupa
zionale scende al 27%, segna
lando un notevole disallinea
menta ciclico della ripartizione
rispetto alia media nazionale;
nel biennia 1994-95, mentre il
Centro-nord evidenzia probabi
lita di erescita pari, nell'ultimo
anno, a 50,3%, 54,7% e 49,3%
rispettiuamente per Nord-ouest,
Nord-est e Centro, le imprese
meridionali evidenziano un mi
glioramento nettamente inferio
re, con una probabiiitd di ere
scita pari al 35,4%.
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- il rendimento del capitale proprio (ROE), che
incorpora la gestione finanziaria, risulta superiore
a quello del capitale totale soprattutto nelle impre
se in crescita occupazionale e, soprattutto, per
queste ultime l'efficienza della gestione finanziaria
risulta fondamentale per la spiegazione dello spet
tacolare miglioramento di redditivita nel periodo
considerato, in particolare nei segmenti delle pic
cole e medie imprese;

- l'andamento dei margini unitari sulle vendite
(ROS) segnala una crescita superiore per le impre
se in espansione;

- la quota del margine operativo lordo sul valo
re aggiunto registra livelli di redditivita nettamente
superiori nelle imprese in crescita, in entrambi gli
anni considerati e per tutte le fasce dimensionali.

3.5 Evoluzione del modello di specializza
zione

Nella seconda meta degli anni '90, a seguito del
la completa abolizione delle barriere alla libera
circolazione di merci, servizi e persone e degli ac
cordi tendenti a preparare l'adozione della mone
ta unica, accelera e tende a completarsi il lungo
processo di integrazione europea iniziato negli
anni '50 con l'istituzione della Comunita economi
ca europea. Il completamento del Mercato inter
no europeo (1993) ed il processo di creazione
dell'Unione monetaria stanno rapidamente cam
biando 10 scenario economico europeo, ponen
do in primo piano i processi di integrazione reale.
Il venire meno della sovranita nazionale sul tasso
di cambio e la progressiva omologazione delle
normative nazionali in materia di economia e lavo
ro stanno mettendo in evidenza i fattori competi
tivi a livello regionale e locale, con riferimento sia
alla capacita produttiva sia alla dotazione infra
strutturale. Inoltre, la crescente globalizzazione
dei mercati e delle economie apre nuove pro
spettive di crescita e sviluppo, accentuando nel
contempo la competitivita tra paesi ed aree geo
economiche.

Le imprese italiane, abituate a competere nei
mercati esteri con una moneta che alternava pe
riodi di relativa stabilita e fasi pili turbolente (con
una generale tendenza a svalutazioni pili 0 meno
significative), erano solite beneficiare, come nella
prima parte degli anni '90, di forti anche se tern
poranei recuperi di cornpetitivita, in un quadro
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monetario generale caratterizzato da un elevato
grado di incertezza. Nel nuovo scenario che si
prospetta per i prossimi anni, con la prospettiva
di un'unica moneta per i paesi aderenti all'Unione
monetaria e di una valuta comunque pili forte nei
confronti degli altri paesi, diventa progressiva
mente pili facile per Ie imprese italiane pianificare
l'attivita commerciale e produttiva ed accedere al
finanziamento a pili basso costo, ma pili rigorosa
e stringente diviene anche la necessita di rinnovar
si continuamente, sostituendo a strategie di breve
termine pili radicali misure e ristrutturazioni di
medio e lungo periodo.

In questo quadro evolutivo, appare importante
una valutazione della posizione dell'Italia nell'am
bito dei flussi commerciali di import/export.

3.5.1 II commercio mondiale e l'Italia

II quadro internazionale

Nonostante l'incertezza determinata dalla crisi
finanziaria dei paesi asiatici, le esportazioni rnon
diali di merci in volume sono cresciute nel 1997,
secondo le stime preliminari del WTO, del 9,5%
(Tavola 3.22). Tale significativo aumento, superio
re a quello dell'anno precedente ed alla media del
periodo 1990-1995, e principalmente imputabile
alla forte crescita dei volumi esportati per i paesi
del Nord America e dell'America Latina. D'altra
parte, un aspetto che sembra caratterizzare l'evo
luzione del commercio mondiale nel 1997 e la ri
duzione, rispetto al 1996, delle differenze nei tassi
di crescita in volume delle esportazioni per Ie
principali aree geo-economiche.

Il valore delle esportazioni mondiali di beni e
servizi ha superato, nel 1997, i 6.500 miliardi di
dollari (Figura 3.1), quello delle sole esportazioni
di beni ha raggiunto quasi i 5.300 miliardi di dollari,
mentre l'ammontare complessivo dei servizi
commerciali e stato di poco inferiore ai 1.300 mi
liardi di dollari.

Il rafforzamento del dollaro nei confronti del
le principali valute internazionali durante il 1997
ha determinato un forte ridimensionamento del
valore delle esportazioni mondiali, che si e tra
dotto per le merci, anche a causa di una contenu
ta crescita dei prezzi, in un debole aumento dei
relativi tassi di crescita (Tavola 3.23), nonostante i
significativi aumenti registrati per le esportazioni
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Tavola 3.22 - Esportazioni di merci in volume nel mondo e per Ie principali aree geoeconomiche
(uariazioni percentuali rispetto all'anno precedente)

MONDO Media 1995 1996 1997
AREE GEOECONOMICHE 1990-1995

Totale mondo 6,0 9,0 5,0 9,5
Nord America (a) 7,0 9,5 6,0 10,5
America latina 8,0 12,0 11,0 12,5
Europa occidentale 5,5 8,0 4,5 8,0
Unione Europea (IS) 5,5 8,5 4,0 8,0
Paesi in transizione 4,5 17,5 7,5 11,0
Asia 7,5 10,0 3,5 11,5
Giappone 1,5 4,0 -0,5 9,5
NPl Sud est asiatica (b) 11,0 14,5 6,5 10,0

Fonte: WTO, Comunicato stampa del 19 Marzo 1998, Ie stime per il 1997 del commercio mondiale sono preliminari
(a) Stati Uniti e Canada
(b) Taiwan, Hong Kong, Cina, Corea del Sud, Malesia, Singapore e Tailandia

Figura 3.1 - Esportazioni mondiali di merci e servizi - Anni 1995-1997

II merci

II servizi commerciali

Fonte: WTO, Comunicato stampa del 19 marzo 1998 contencnte stime preliminari sui commercio mondiale per il 1997

in volume.
Le dinamiche delle esportazioni di merci in va

lore evidenziano, per il 1997, una significativa ere
scita del Nord America, dell'America latina e della
Cina, con variazioni percentuali superiori alla me
dia del periodo 1990-1995. Le deboli variazioni ne
gative registrate per l'Europa occidentale e per i
soli paesi dell'Ue sono in gran parte imputabili al
deprezzamento delle principali val ute europee
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nei confronti del dollaro, dato che le variazioni in
volume rimangono positive anche se inferiori a
quelle di altre aree.

Le esportazioni di merci dai paesi del Media
oriente, principalmente legate ai combustibili
fossili, registrano una stagnazione dei relativi
valori, dovuta alla riduzione dei prezzi del pe
trolio, in parte compensata da un aumento dei
volumi esportati. Tassi di crescita inferiori alla
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Tavola 3.23 - Esportazioni di merci in valore per il mondo, principali aree geoeconomiche e paesi
(variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)

MONDO Media 1995 1996 1997
AREE GEOECONOMICHE 1990-1995

Nord America 8,5 14,5 6,5 9,5
America latina 9,0 22,0 12,0 11,0
Messico 14,0 31,0 21,0 14,5
Altri paesi america latina 7,0 17,5 7,5 9,0
Europa occidentale 6,0 23,0 3,5 -1,0
Unione Europea (15) 6,5 23,5 3,5 -1,0
Paesi in transizione 7,0 27,0 7,5 4,0
Europa centro orientale 7,5 26,5 5,5 6,5
Africa 0,5 13,5 11,5 3,0
Sud Africa 3,5 10,5 2,5 6,0
Medio oriente 1,5 13,5 14,0 0,0
Asia 12,0 18,0 0,5 5,5
Giappone 9,0 11,5 -7,5 2,0
Cina 19,0 23,0 1,5 21,0
NPI Sud est asiatica (b) 14,0 23,0 3,0 3,0
Totale mondo 7,5 20,0 4,0 3,0

Fonte: WTO, Comunicato stampa del 19 Marzo 1998 contenente stime preliminari sui commercio mondiale
(b) Taiwan, Hong Kong, Cina, Corea del Sud, Malesia, Singapore e Tailandia

Tavola 3.24 - Primi dieci paesi esportatori mondiali di merci nel1997 (valorifo.b. delle esportazioni in
miliardi di dollari e quote percentuali a prezzi correnti rispetto altotale esportazioni mondiali)

PAESI

Stati Uniti
Germania
Giappone
Francia
Inghilterra
Italia
Canada
Olanda
Cina (a)
Cina (escluso Hong Kong)

(a) Incluse Ie reimportazioni sui commercio mondiale per il 1997

Valori

688,9
511,7
421,1
287,8
280,1
238,9
214,4
193,5
188,1
182,7

Quote
percentuali

12,6
9,4
7,7
5,3
5,1
4,4
3,9
3,5
3,4
3,3

media del periodo 1990-1995 si registrano, in
fine, per il Giappone ed i NPI del Sud-est asia
tica.

La classifica mondiale dei primi dieci paesi
esportatori CTavola 3.24) evidenzia per il 1997 un
quadro all'intemo del quale, anche a causa delle pili
favorevoIi dinamiche dei tassi di cambia, aumenta,
rispetto al 1996, il peso di Stati Uniti, Cina, Canada
ed Inghilterra, mentre deeresee quello dei principa
li paesi europei e del Giappone. In aumento struttu
rale rispetto al valare complessivo delle esportazio
ni mondiali e il peso della Cina, anche per effetto
della recente riunificazione can Hong Kong.
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Evoluzione della struttura del commercio mon
diale durante gli anni '90

Insieme aIle tendenze della congiuntura inter
nazionale nel 1997, e importante ricordare come
gli anni '90 siano stati caratterizzati da profondi
mutamenti nella struttura e negli equilibri dell'in
terscambio mondiale. L'emergere di nuovi paesi
industrializzati, non necessariamente di matrice
asiatica, ed il rafforzarsi delle strategie di interna
zionalizzazione produttiva e commerciale, da
parte non solo delle multinazionali, rna anche
delle piccole e medie imprese, stanno infatti ra-
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pidamente ridisegnando le direttrici e la natura
stessa dei flussi del commercio internazionale.
Un quadro significativo della recente evoluzione
della struttura del commercio mondiale, anche
se limitato alle sole esportazioni e all'impiego di
grandezze in dollari e relative quote a prezzi cor
renti, e offerto dalle Figure 3.2 e 3.3.

Le Figure evidenziano il lento ma costante de
dina durante gli anni '90 del contributo dei paesi
industrializzati al valore complessivo delle espor
tazioni mondiali, che va dal 72% del 1991 a166,7%
del 1997. Significativa e anche la contrazione della
quota Ue sulle esportazioni mondiali, prevalente
mente imputabile, come nel caso precedente, ad
una crescita della specializzazione di questi paesi
nei servizi reali e finanziari.

In tale contesto il contributo dell'Italia alle
esportazioni mondiali in valore sembra dedinare
meno, in termini di variazioni assolute, rispetto ad
altri paesi industrializzati e, soprattutto, ai paesi
Ue. Tuttavia le quote dell'Italia rispetto alle espor
tazioni totali dei soli paesi industrializzati da un la
to e dell'Ue dall'altro ridimensionano tale scena
rio, evidenziando una stazionarieta delle quote e
quindi una sostanziale convergenza dell'Italia nelle
tendenze di fondo riscontrate per gli altri paesi
avanzati.

3.5.2 Cambiamento e persistenza nella
struttura dell'interscambio con l'este
ro dell'Italia

La performance competitiua dell'economia ita
liana durante gli anni '90

La bilancia commerciale italiana ha fatto regi
strare durante il periodo 1990-1997, ad eccezione
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del debole saldo negativo per il1991, saldi positi
vi (e crescenti fino al 1996), i quali si sono con
cretizzati per il 1997 in un attivo complessivo di
51.276 miliardi di lire, significativamente inferio
re a quello dell'anno precedente. Tali andamenti
sono influenzati anche dalle dinamiche della ra
gione di scambio (prezzi relativi tra merci
esportate ed importate) e da quelle della doman
da mondiale.rispetto a quella nazionale Al fine di
evidenziare il carattere strutturale del posiziona
mento dell'economia italiana nell'interscambio
con l'estero, e utile confrontare laquota delle
esportazioni italiane sul valore complessivo delle
esportazioni mondiali ed un indice generale di
competitivita di prezzo delle nostre merci sui
mercati esteri quale il tasso di cambio effettivo
reale (Figura 3.4). Si nota come a fronte di un ge
nerale aumento della competitivita di prezzo nel
periodo 1991-1995 (pill significativo in corri
spondenza delle due principali svalutazioni del
'93 e del '95) e un'inversione di tendenza nel pe
riodo 1996-1997, si riscontrano un dedino delle
quote esportate tra il 1991 ed il 1993, una stazio
narieta nel 1994, un aumento in corrispondenza
del biennio 1995 e 1996 e, infine, un'ulteriore
flessione nel 1997. Tali andamenti, che risultano
fortemente condizionati, nel caso delle quote, da
quello del cambio della lira nei confronti del dol
laro, non sembrano evidenziare una relazione
forte e stringente tra indicatore di competitivita
di prezzo e performance esportativa, suggeren
do di interpretare i fenomeni anche alla luce
dell'evoluzione della pressione competitiva sui
mercati internazionali.

L'interpretazione della natura strutturale 0 tran
sitoria delle dinamiche delle esportazioni italiane
nella fase successiva alla svalutazione del 1992 puo
trovare, nei risultati di una stima econometrica di
una funzione di esportazioni, utili elementi di ana
lisi. La stima e stata effettuata utilizzando come va
riabili esplicative il volume mondiale di importa
zioni, come proxy della domanda mondiale, ed il
tasso di cambio reale calcolato sulla base dei prez
zi alla produzione, come indicatore di competiti
vita di prezzo.

Per quanto riguarda i risultati, i segni dei coeffi
cienti stimati sono quelli attesi: Ie esportazioni so
no funzione negativa del tasso di cambio reale e
positiva delle importazioni mondiali. Quest'ulti
mo coefficiente, di poco inferiore all'unita, indica
che, al netto delle variazioni del tasso di cambio
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Esportazione dei paesi industrializzati
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rFigura 3.2 - Contributo dei paesi industrializzati e dei p~esiDe (15) alle esportazioni mondiali di merci in
valore - Anni 1990 - 1997 (quote percentuali a prezzi correnti calcolate su valori espressiin dollari)
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Nota: Le quote per l'anno 1997 sono stimate sulla base dei dati disponibili per il periodo gennaio-settembre 1997
Fonte. Nostre elaborazioni su dati IMF, International Financial Statistics, February 1998

Figura 3.3 - Contributo dell'ltalia alle esportazioni di merci in valore del mondo, dei paesi Indu
strializzati e dei paesi De (15) - Anni 1990 - 1997 (quote percentuali a prezzi correnti cal
colate su valori espressi in dollari)
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Nota: Le quote per l'anno 1997 sono stimate sulla base dei dati disponibili per il periodo gennaio-settembre 1997
Fonte. Nostre elaborazioni su dati IMF, International Financial Statistics, February 1998
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Figura 3.4 - Quote di mercato mondiale delle esportazioni italiane e tassi di cambio reale - Anni
1990-1997

II contributo aile esportazioni mondiali
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Le variazioni delle esportazioni per l'anno 1997 sono stimate sulla base dei dati FMI disponibili per il periodo gennaio-set
tembre 1998 e calcolate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
La media annua dei tassi di cambio reali effettivi mensili e stata effettuata per l'anno 1997 in relazione al solo periodo dispo
nibile gennaio-ottobre
AI fine di facilitare la lettura della tabella. si ricorda che ad un aumento in valore dell'indice del tasso di cambio effettivo cor
risponde una diminuzione della competitivita di prezzo per il paese e vice versa
Fonte: IMF, International Financial Statistics, February 1998 e Banca d'Italia

reale, nel lungo periodo le esportazioni italiane
tendono a crescere sostanzialmente in linea con
l'espansione delle importazioni mondiali. D'altra
parte, il coefficiente relativo al tasso di cambio
reale (pari a -0,52), indica che anche nellungo pe
riodo le svalutazioni del tasso di cambio reale han
no avuto effetti positivi sull'andamento delle
esportazioni.

Questa evidenza econometrica, per quanto li
mitata, conferma quindi due tipi di fenomeni: da
una parte, la forte penetrazione delle esportazio
ni italiane sui mercati mondiali, espressa dallivel
10 di elasticita poco meno che unitaria alle im
portazioni mondiali; dall'altra, la capacita da par
te degli esportatori di "approfittare" degli ele
menti positivi collegati alla svalutazione del tasso
di cambio.

II rispetto dei parametri di Maastricht e la pro
spettiva di un'unica moneta europea, hanno de
terminato, a partire dalla seconda parte degli an
ni '90, un quadro monetario progressivamente
pili stabile per l'Italia nei confronti delle princi
pali valute europee, ad eccezione della sterlina

inglese, notoriamente non intenzionata ad aderi
re fin da principio all'area dell'Euro (Figura 3.5).
A questo si e associato, nel periodo pili recente,
un rapido processo di convergenza nella struttu
ra dei tassi di inflazione e di interesse verso la
media europea.

Struttura e dinamica dell'interscambio con l'este
ro per settori e paesi

L'analisi della struttura delle esportazioni per
macrobranca (Tavola 3.25) mostra, per il periodo
1993-1997, un aumento del peso relativo dei pro
dotti chimici e farmaceutici, dei prodotti metal
meccanici e dei mezzi di trasporto, mentre decli
na quello delle produzioni "tradizionali" (alimenta
ri, tessili, abbigliamento ecc.). Si riduce, inoltre, il
contributodelle produzioni di base, quali i metalli
ferrosi e non ferrosi ed i prodotti a base di mine
rali non metalliferi.

E anche interessante confrontare Ie dinami
che del periodo 1993-1995, caratterizzato da un
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aumento della cornpetitivita di prezzo per le no
stre esportazioni in un quadro monetario ancora
instabile, con quelle della piu recente fase 1995
1997, caratterizzata da una parziale inversione di
tendenza per la cornpetitivita delle nostre
esportazioni e da un quadro monetario, almeno
rispetto ai paesi dell'Ue aderenti alla moneta uni
ca, piu stabile e certo. In particolare, nel primo
periodo manifestano una crescita relativamente
maggiore le esportazioni di prodotti chimici e
farmaceutici, di mezzi di trasporto, di legno,
carta, gomma ed altro e di metalli ferrosi e non
ferrosi. Nel secondo periodo, invece, registrano
incrementi significativi i prodotti chimici e far
maceutici, quelli metalmeccanici e lyproduzioni
energetiche.

Prendendo ora in consideraztone la struttura
delle esportazioni per paesi ed aree geografiche,
(Tavola 3.26), si nota come durante il periodo
1993-1997 si riduca il peso dei paesi sviluppati a
favore delle altre aree. In particolare, i flussi di
esportazioni sembrano in misura crescente
orientati verso i nuovi paesi industrializzati, le
economie emergenti ed i paesi dell'Europa cen
trale e dell'est. Tali tendenze appaiono piu signifi-

cative se si considera il solo periodo 1995-1997,
allorquando la riduzione del peso dei paesi svilup
pati si fa piu rapida e soprattutto declina significa
tivamente il ruolo dei paesi Ue, mentre crescono
le esportazioni verso Usa e Canada, anche a causa
di una dinamica dei cambi e della domanda parti
colarmente favorevole.

Queste dinamiche non necessariamente rileva
no una crescente difficolta per l'economia italiana
nel competere con i paesi avanzati e in particolare
con i partners europei, quanto piuttosto una posi
tiva risposta alla crescente globalizzazione dei
mercati, in termini di diversificazione verso aree
che attualmente registrano tassi di crescita molto
superiori alla media europea.

L'analisi della struttura delle importazioni per
macrobranca (Tavola 3.27) mostra per il periodo
1993-1997 un aumento dei metalli ferrosi e non
ferrosi, dei prodotti chimici e farmaceutici, dei
prodotti meccanici e dei mezzi di trasporto, non
che del settore tessile-abbigliamento.

In particolare, nel periodo 1996-1997, sembra
accelerare la crescita delle quote per tessile, per
cuoio e abbigliamento, per i mezzi di trasporto e
per i metalli ferrosi e non ferrosi.

Figura 3.5 - Tassi di cambio in lire delle principali valute internazionali (Numero indice base
mensile gen. 1990=100)
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Tavola 3.25 - Commercio estero dell'ltalia. Esportazioni per macrobranca - Anni 1993 - 1997 (dati
percentuali)

MACROBRANCHE ANNI

1993 1994 1995 1996 1997

Prodotti dell'agricoltura, silvicoltur 2,5 2,7 2,6 2,6 2,6
Prodotti energetici 2,1 1,6 1,4 1,5 1,7
Minerali e metalli ferrosi e non ferro 4,5 4,4 4,6 4,0 4,1
Prodotti a base di minerali non metall 4,1 4,2 4,0 3,9 3,9
Prodotti chimici e farmaceutici 7,9 8,0 8,3 8,3 8,6
Prodotti metalmeccanici 35,0 34,6 35,1 36,0 35,8
Mezzi di trasporto 9,0 9,4 10,0 10,0 9,8
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 4,6 4,4 4,2 4,3 4,2
Prodatti tessili, cuaia, abbigliamenta 17,3 17,7 16,7 16,8 16,6
Altri prodatti, legno, carta e gomma 12,9 12,9 13,1 12,7 12,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Indagine suI commercia con l'estero

Tavola 3.26 - Esportazioni per area geografica - Anni 1993 - 1997 (dati percentuali)

AREE GEOGRAFICHE ANNI

1993 1994 1995 1996 1997

Paesi sviluppati 76,6 77,1 77,0 75,3 74,8
Unione europea (Ue) 57,3 57,7 57,5 55,7 54,6
Efta (a) 4,4 4,2 4,2 4,2 4,0
Usa e Canada 8,5 8,6 8,1 8,0 8,7
Altri paesi sviluppati 6,5 6,6 7,2 7,4 7,5
Paesi in via di sviluppo 17,3 16,8 16,4 17,1 17,3
Paesi associati alia Ue 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Paesi ACP (b) 1,1 0,8 0,9 0,8 1,0
Paesi OPEC (c) 4,9 3,8 3,3 3,5 3,6
Nuovi paesi industrializzati 6,3 7,1 7,5 7,7 7,4
Altri paesi in via di sviluppo 4,9 4,9 4,6 5,0 5,1
Paesi dell' Europa centrale e orientale 4,0 4,4 4,9 5,8 6,3
Paesi ad economia pianificata 1,6 1,3 1,2 1,3 1,2
Altre destinazioni 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Indagine suI commercio con l'estero
(a) European free trade area (paesi dell'associazione europea di libero scambio)
(b) Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
(c) Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio

Per quanto riguarda la composizione delle im
portazioni per paesi e aree geoeconomiche CTa
vola 3.28) si presenta un quadro generale pili stabi
le rispetto aIle esportazioni: il contributo dei pae
si sviluppati declina solo lievemente nell'ultimo
periodo, mentre il peso dei paesi De registra un
debole aumento. Sostanzialmente invariata appa
re la quota dei paesi in via di sviluppo, con un au
mento delle quote solo per i paesi ad economia
pianificata.

138

II ruolo della struttura settoriale e geografica
per l'analisi della performance del commercia
estero

La valutazione simultanea delle componenti
settoriali e geografiche dell'interscambio, in parti
colare dell'andamento delle esportazioni, PUQ es
sere facilitata dall'utilizzo di tecniche di analisi
shift-share, che permettono di scomporre la va
riazione delle esportazioni nell'impatto del mix
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geografico (cioe del cambiamento degli orienta
menti geografici in ciascun settore), del mix mer
ceologico (cioe del cambiamento della composi
zione settoriale delle. esportazioni per ciascuna
area geografica) e delle tendenze generali. Quanto
pili intenso, e positivo, e l'impatto settoriale, tan
to migliore e la performance del settore in termi
ni di competitivita. Un elevato effetto del mixgeo-

3. LA PERFORMANCE DEL SISTEMADELLE IMPRESE

grafico indica, d'altra parte, effetti positivi sul flus
so esportato attribuibili alla crescita della doman
da complessiva in aree geografiche caratterizzate
da una relativamente elevata propensione all'im
portazione di prodotti dello specifico settore.

Dalle analisi effettuate emerge che nel 1997, an
no caratterizzato peraltro da una sostanziale stabi
lita dei prezzi alle importazioni ed alle esportazio-

Tavola 3.27 - Commercio estero dell'ltalia. Importazioni per macrobranca - Anni 1993-1997 (dati
percentuali)

MACROBRANCHE

Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura
Prodotti energetici
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi
Prodotti a base di minerali non metalliferi
Prodotti chimici e farmaceutici
Prodotti metalmeccanici
Mezzi di trasporto
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili, cuoio, abbigliament
Altri prodotti, legno, carta e gamma

Totale

ANNI

1993 1994 1995 1996 1997

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

13,5 13,9 14,0 14,1 14,1
22,1 22,5 23,5 24,0 23,8
11,0 10,4 10,5 11,0 12,1
8,7 8,4 7,6 7,6 7,0
7,1 7,8 7,2 7,2 7,6
8,5 8,8 9,3 8,3 8,2

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

Fonte: Istat, Indagine suI commercia can l'estero

Tavola 3.28 - Importazioni per area geografica - Anni 1993 - 1997 (dati percentuali)

AREE ANNI
GEOGRAFICHE 1993 1994 1995 1996 1997

Paesi sviluppati 77,8 77,8 77,7 77,3 76,8
Unione europea (Ue) 59,6 60,7 60,9 61,1 60,6
Efta (a) 5,6 5,3 4,8 4,7 4,3
Usa e Canada 6,1 5,5 5,7 5,8 5,8
Altri paesi sviluppati 6,4 6,3 6,3 5,7 6,1
Paesi in via di sviluppo 14,9 14,0 14,0 14,7 14,8
Paesi associati alia Ue 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Paesi ACP (b) 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0
Paesi OPEC (c) 6,5 5,3 5,5 6,2 6,5
Nuovi paesi industrializzati 3,8 3,7 3,6 3,4 3,5
Altri paesi in via di sviluppo 3,6 3,8 3,7 3,9 3,7
Paesi dell' Europa centrale e orientale 5,3 6,0 6,2 5,8 5,9
Paesi ad economia pianificata 1,8 1,9 2,0 2,0 2,2
Altre provenienze 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Indagine suI commercia can l'estero
(a) European free trade area (paesi dell'associazione europea di Iibero scambio)
(b) Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
(c) Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolia
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ni (che incrementa la portata informativa dei risul
tati basati su grandezze monetarie) l'evoluzione
delle esportazioni italiane e stata influenzata da
uno sfavorevole impatto del mix settoriale su gran
parte dei comparti esportatori tipici del modello
nazionale. Questa effetto e stato in parte bilancia
to da una modificazione della struttura geografica
delle esportazioni totali, can un maggiore peso
delle aree ad elevata propensione all'importazio
ne di prodotti caratteristici del made in Italy.

In generale, sulla base dei dati merceologici del
le 27 branche di attivita economica riaggregati a li
vella di 10 macrobranche (Tavola 3.29), emerge
una prevalenza dell'intensita (positiva a negativa)
dell'effetto del settore di attivita rispetto a quello
derivante dal cambiamento dell'articolazione geo
grafica delle esportazioni. Quest'ultimo risulta po
sitivo per i prodotti meccanici, quelli alimentari,
quelli chimici e quelli energetici; riferendosi alle
singole branche, emergono in particolare i settori
delle macchine agricole e industriali, i materiali e
forniture elettriche e gli altri generi alimentari. Per
questi segmenti, quindi, la modificazione della
struttura geografica della domanda ha prodotto ef
fetti espansivi sulla dinarnica dei flussi esportati.
D'altra parte, risalta la negativa performance della
macrobranca dei prodotti tessili, cuoio e abbiglia
mento, che vede diminuire dell'l,l0/0 Ie proprie
esportazioni per il solo effetto "paese".

Per quanta riguarda l'effetto "settore", esso e
negativo per il complesso delle macrobranche
che rappresentano il nucleo del modello naziona
le di specializzazione. La meccanica e i mezzi di
trasporto, l'alimentare ed il tessile, cuoio e abbi-

gliamento, che rappresentano oltre il 650/0 delle
esportazioni, evidenziano effetti negativi dovuti
alia negativa performance del settore, a parita di
struttura geografica dell' expo rt. I dati aggregati
per macro-settore nascondono tuttavia dinami
che talvolta divergenti tra le diverse branche: ad
un maggiore livello di disaggregazione settoriale,
infatti, emergono alcuni significativi effetti specifi
ci. La dinamica negativa del comparto tessile,
cuoio e abbigliamento e, ad esempio, imputabile
al settore del cuoio e calzature (-50/0 per il solo ef
fetto settore), mentre il tessile e abbigliamento
evidenzia una performance positiva (+1,50/0). C'e
da sattaline are anche la dinamica favorevole del
comparto del legno e del mobile (+2,90/0), che
rappresenta un segmento essenziale del modello
italiano di specializzazione.

La scomposizione dei dati relativi ai flussi di
importazione (Tavola 3.30) sottolinea un elevato
effetto "paese" per le importazioni di prodotti
tessili, cuoio e dell'abbigliamento (+4,60/0). In
questa caso, la modificazione della struttura geo
grafica delle importazioni ha un chiaro impatto
sui flussi di beni importati, costituendo una chia
ra quantificazione dell'ordine di grandezza
dell' import penetration dovuta all'emergere di
nuovi paesi concorrenti: per il settore del cuoio
e delle calzature questa effetto spiega circa la
meta della crescita delle importazioni. All'estre
rna opposto, le importazioni di autoveicoli sa
na state caratterizzate nettamente dall'effetto
settore, mentre appare nullo l'impatto dovuto
alla modificazione geografica della domanda na
zionale di prodotti esteri.

Tavola 3.29 - Commercio estero dell'ltalia. Scomposizione della variazione percerituale delle esporta
zioni per macrobranca - Anni 1996 - 1997 (dati percentuali)

MACROBRANCHE

Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
Prodotti energetici
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi
Prodotti a base di minerali non metalliferi
Prodotti chimici e farmaceutici
Prodotti metalmeccanici
Mezzi di trasporto
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili, cuoio, abbigliamento
Altri prodotti, legno, carta e gomma

Fonte: Istat, Indagine sul commercio con l'estero

Variazione
totale

del settore

2,6
18,5
6,2
4,2
8,9
3,8
2;9
1,8
2,6
5,4

Variazione dovuta
al cambiamento

del mix settoriale

0,0
12,7

1,7
0,9
4,4

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

Variazione dovuta
al cambiamento

del mix geografico

-1,8
1,4
0,1

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

-1,1
-0,1

Variazione dovuta
alla tendenza

di fondo

4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
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3.5.3 La specializzazione delle province
nelle esportazioni italiane

Le tradizionali analisi sul commercio interna
zionale sono solite ricondurre le determinanti del
la cornpetitivita di un Paese alla caratteristiche
strutturali dei settori produttivi e delle imprese a
livello nazionale. Tale approccio si rivela, tuttavia,
estremamente riduttivo poiche non permette di
cogliere la cornplessita dei fenomeni sia dal punto
di vista economico che sociale ignorando, tra l'al
tro, un importante dimensione della competiti
vita, quella territoriale. I dati Istat sul commercio
estero a livello provinciale forniscono un'impor
tante opportunita, non priva di limiti, per ap
profondire la competitivita del nostro Paese se
condo una prospettiva regionale e locale.

Le statistiche del commercio estero definisco
no come province di provenienza il distretto del

3. LA PERFORMANCE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

territorio nazionale in cui le merci, destinate alle
esportazioni, sono state prodotte od ottenute a
seguito di lavorazione, trasformazione 0 ripara
zione di prodotti importati temporaneamente.
L'attribuzione delle esportazioni alle provincia av
viene, quindi, sulla base della localizzazione del
produttore finale e non di quella dell'ultimo inter
mediario commerciale 0 della sede amministrati
va del relativo gruppo industriale, permettendo
COS! un'elevata significativita del dato territoriale
ottenuto.

Tuttavia, tale attribuzione e fatta discrezional
mente dal soggetto obbligato all'informazione
statistica e, quindi, specie nel caso delle importa
zioni, risente di un certo grado di approssirna
zione. Inoltre, la classificazione provinciale ha
natura prevalentemente amministrativa, anche se
non di rado la dimensione provinciale include, in
tutto od in parte e con un elevato grado di signi
Iicativita, sistemi produttivi locali di piccole e
medie imprese come nel caso dell'area del mo
bile di Pesaro, dell'occhialeria di Belluno ed i di
stretti tessili localizzati nelle province di Prato e
Biella.

Resta infine da definire il significato da attribui
re ai dati delle esportazioni a livello provinciale.
Essi non vanno, infatti, interpretati nell'accezione
della Contabilita nazionale, dato che riguardano
solo una parte dei flussi di beni della provincia
verso il resto del mondo, che nel significato dei
conti nazionali comprendono anche Ie altre regio
ni del Paese. D'altro canto i flussi esportati sotto
stimano il ruolo delle lavorazioni conto terzi e, piu
in generale , il ruolo della struttura delle interdi
pendenze a livello territoriale.

Tavola 3.30 - Commercio estero dell'Italla, Scomposizione della variazione percentuale delle importa
zioni per macrobranca - Anni 1996 - 1997 (dati percentuali)

MACROBRANCHE

Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
Prodotti energetici
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi
Prodotti a base di minerali non metalliferi
Prodotti chimici e farmaceutici
Prodotti metalmeccanici
Mezzi di trasporto
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili, cuoio, abbigliamento
Altri prodotti, legno, carta e gomma

Fonte: Istat, Indagine sui commercia con I'estero
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Variazione Variazione dovuta Variazione dovuta Variazione dovuta
totale al cambiamento al cambiamento alia tendenza

del settore del mix settoriale del mix geografico di fondo

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

13,9 2,4 1,2 10,3
4,3 -6,1 0,0 10,3

10,2 0,3 -0,4 10,3
9,1 -1,0 -0,3 10,3

21,2 10,8 0,1 10,3
1,4 -8,1 -0,8 10,3

16,0 1,1 4,6 10,3
9,4 -1,1 0,2 10,3
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Le reimportazioni come indicatori
della delocalizzazione produttiva all'estero

142

La globalizzazione dei mer
cati e la crescente pressione
competitiua dei nuovi paesi in
dustrializzati (NPI), caratteriz
zati da bassi costi del laooro,
sta progressivamente spingendo
le imprese dei paesi piu avanza
ti a ritocalizzare all 'estero, in
tutto 0 in parte, alcune fasi dei
processi produttivi. Tale strate
gia, gid da anni attuata dai
grandi gruppi multinazionali nei
settori dell'elettronica di consu
mo e dei mezzi di trasporto, sta
interessando ora soprattutto i
settori tradizionali (tessile-abbi
gliamento, cuoio e calzature,
ecc.), che in Italia sono caratte
rizzati da un articolato tessuto
di mediee piccole imprese. Oltre
alle econornie emergenti del Sud
Asiatico, i paesi in transizione e
quelli pii; sviluppati del Bacino
Mediterraneo sembrano offrire
ai paesi Ue, ed in particolare
all 'Italia, i maggiori vantaggi per
attuare strategie di delocalizza
zione produttiva.

Le forme secondo cui
questultima viene attuata sono
significativamente dijJerenziate:
acquisto di semilavorati 0 pro
dotti quasi completi direttamente
sui mercati internazionali; accor
di produttivi 0 di collaborazione
tecnica con irnprese straniere re
sidenti nei paesi a basso costa
del lavoro ancbe, ma non neces
sariarnente, attraverso il con
trollo parziale e totale del loro
capita le sociale realizzato con
investimenti diretti esteri. Tali
strategie danno spesso luogo a
complessi flussi di interscambio

commerciale cbe, attraverso
triangolarizzazioni tra paesi
terzi, possono non venire regi
strate dalle statistiche del com
mercio estero del paese di resi
denza dell'impresa, in quanta
non sussistono interscambi di be
ni fisici, ma solo trasmissioni di
ordinatiui.

Nell'ambito delle varie forme
che caratterizzano la sub-forni
tura iruernazionale, il traffico di
perfezionamento passiuo (TPP)
disciplina it regime delle esporta
zioni temporanee al di fuori dei
paesi Ue (ma nelle statistiche del
commercia estero italiane rien
trano anche quelle effettuate in
ambito Ue), caratterizzate da un
doppio flusso di interscambio:
cessione temporanea della mer
ce a paesi terzi per lavorazione
e sua successiva reimportazione
a lavorazione effettuata. Tali
operazioni vengono inoltre age
volate tramite una riduzione del
le imposte calcolate non in base
all'intero valore delle merci defi
nitivamente importate, ma sol~

tanto sulla dijJerenza tra valore
dei beni in entrata e quello, teori
co, dei beni in uscita, ossia sul
compenso per la lavorazione.

Le statistiche italiane del
commercia con l'estero registra
no tali operazioni (e le sue spe
culari, traffico di perfezionamen
to attiuo, fatte generalmente da
imprese straniere) in relazione
ad entrambi i flussi di mouimen
tazione delle merci. Ii importante
notare che spesso i valori dei
due flussi non sono direttamente
confrontabili sia in termini gene-

rali, dato che spesso non tutte le
merci temporaneamente espor
tate vengono reimportate dopo
la laoorazione, sia a livello mer
ceologico, poicbe tali operazioni
comportano spesso un cambia
mento nella classificazione delle
merci (ad -esempio da tomaie a
calzature; da filati a tessuti; da
concia grezza a pelli conciate e
lauorate, ecc.).

Nel 1997 (Tavola 3.31) it pe
so delle reimportazioni sulle im
portazioni totali di manufatti in
dustriali estato pari all'1,5%. Il
fenomeno, date anche le sue ca
ratteristiche tecniche ed operati
ve, e concentrato in un gruppo
abbastanza ristretto di produ
zioni, caratterizzate da compo
nentistica meccanica ed elettrica
e da prodotti di fase e quasi
completi relativi alle principali
produzioni tradizionali. Nel
1997, il peso di tali produzioni
sul totale del valore delle reim
portazioni e stato pari al 75%,
mentre sul totale del valore delle
importazioni di manufatti esso e
stato del 22%.

In termini assoluti, i gruppi
merceologici che registrano i ua
lori piu significativi sono gli ae
romobili e loro parti, gli oggetti
cuciti di fibre tessili artificiali e
sinteticbe, gli altri prodotti delle
industrie del uestiario, abbiglia
mento ed arredamento e gli og
getti cuciti di fibre tessili vegeta
li. Il rapporto tra reimportazioni
e importazioni totali per singolo
gruppo rnerceologico, che pUG
essere considerato un indicatore
del grado di integrazione pro-
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duttiva can l'estero, registra ua
lori particolarmente elevati per
gli oggetti cuciti di lana (29%),
gli oggetti cuciti di fibre tessili
artificiali (21%), i prodotti del
uestiario, arredamento ed abbi
gliamento (18%), gli aeromobili e
lora parti (18%).

Per quanta riguarda le dina
miche delle reimportazioni nel
periodo 1995-1997, il confronto
temporale, basato su dati anco
ra provvisoriper il 1997, euiden
zia cbe, per il totale dei rnanufat
ti industriali, il valore delle reim-

portazioni ba registrato una de
bole riduzione (-2%), mentre per
il sottoinsieme dei primi 15 grup
pi merceologici considerati la
contrazione e stata pari al
5,5%. La diminuzione e tuttavia
imputabile a tre speciftci segmen
ti: aeromobili elora parti, mac
chine contabili e, soprattutto,
lampade elettriche e loro parti.

Positive e notevolmente vivaci
sana state, inuece, le dinamiche
delle reimportazioni per i restan
ti gruppi merceologici. In parti
colare, la gran parte delle pro-

duzioni tradizionali ha fatto re
gistrare significatiui aumenti, so
prattutto per gli altri prodotti
delle industrie del uestiario, abbi
gliamento ed arredamento e per
le calzature in pelle. Cia confer
ma come, per la gran parte dei
settori tradizionali, la delocaliz
zazione produttiva attraverso la
cessione temporanea della mer
ce a paesi terzi per lavorazione
e la sua successiva reimporta
zione a lavorazione effettuata
rappresenti una opportunita
sempre pili utilizzata.

Tavola 3.31 - Commercio estero dell'ltalia. Valore delle reimportazioni per i primi 15 gruppi mer
ceologici - Anni 1995 e 1997 (dati in milioni di lire, variazioni e rapporti percentuali)

GRUPPI MERCEOLOGICI

Aeromobili elora parti

Oggetti cuciti di fibre tessili artif, e simili

Altri prod.delle indu. del vesti.,abbigl.,arreddamento

Oggetti cuciti di fibre tessili vegetali

Oggetti cuciti di lana

Maglieria e calze di fibre tessili vegetali

Lampade elettriche e loro parti

Altri prodotti meccanici di precisione

Parti staccate di mac chine ed appal. non elettrici

Calzature di pelle

Altre macchine ed apparecchi non elettrici

Maglieria e calze di fibre tess. artifi. e simili

Prodotti e preparazioni chimico-farmaceutica

Macchine da scrivcre e contabili

Macchine motrici non elettriche

Peso percentuale dei gruppi merceologici considerati
rispetto al totale

Totale generale manufatti

Fonte: Istat, Indagine sul commercia can l'estero
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Valore delle
reimportazioni

- Anno1997

534.854

398.877

356.299

350.486

201.691

182.500

172.300

162.127

141.259

136.390

133.973
133.416

127.627

110.043

100.387

74,6
4.344.065

Variaz. perc.
periodo

97-'95

-16,4

65,9

105,6

23,8

17,0

73,3
-84,0

6,9

40,1

126,1

39,2

82,8

23,9

-13,7

-2,2

-5,5
-2,2

Rapporto
tra reimportazioni

ed importazioni totali
- Anno 1997

18,0

21,0

8,2

12,4

28,9

10,2

2,6

1,9

2,3

9,8

1,7

10,8

1,5

1,0

10,6

22,0

1,5
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Le esportazioni provinciali
ne! periodo 1992-97
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Tra if 1992 e il 1997 i pro
cessi di ricomposizione delle
esportazioni hanno avuto una si
gnificatiua articolazione territo
riale a livello provinciale. Se e
vero che non solo i settori e le
imprese, ma anche le regioni ed i
sistemi locali determinano la
cornpetitiuitd delle esportazioni
nazionali, risulta allora significa
tivo esaminare come le province
italiane, spesso sourapponibili
con le aree distrettuali, abbiano
reagito alle due diverse evolu
zioni della cornpetitiuitd reale
dell export italiano manifestatesi
nel periodo 1992-1997.

La prima fase, 1992-1995, e
caratterizzata da un forte de
prezzamento della lira, sia in
termini nominali che reali, ed da
un conseguente aumento della
cornpetitiuita di prezzo delle no
stre esportazioni in un quadro
monetario instabile ed incerto.
La seconda fase, 1995-1997,
evidenzia inuece una riduzione
del grado di cornpetititnta di
prezzo delle nostre esportazioni
(net 1996) ed una successiva
stabilizzazione del cambio nei
confronti delle principali divise
europee, in uno scenario di rapt
da convergenza di prezzi e dei
tassi di interesse tra i paesi eu
ropei.

Nella Tavola 3.32 si presenta
no i risultati di una riaggregazio
ne delle province italiane in base
alla dinamica delle esportazioni
nelle due fasi considerate. Le
province appartenenti al gruppo
A sono quelle che hanno speri
mentato in entrambe lefasi un au
mento della propria quota sulle

esportazioni nazionali, contrad
distinguendosi per un 'eleuata
competitiuitd ed una capacitd di
espansione della propria capa
citd esportativa a prescindere
dal periodo considerato.

A questo gruppo appartengo
no solo quelle cbe, tradizional
mente, rappresentano le piic forti
province del Nord-est e dell'Erni
lia-Rornagna, le quali presentano
un modello di sviluppo piu matu
ro, maggiormente diversificato in
termini produttivi, il quale cresce
a tassi non particolarmente ele
uati, ma costanti.

Leprovince incluse nel gruppo
B si contraddistinguono invece
per aver conseguito aumenti di
quote nel periodo 1992-95, con
una diminuzione nel periodo
1995-97. Tali province, pur
avendo beneficiato del pit: fauo
revole scenario competitiuo nella
prima parte degli anni '90, sem
brano accusare gli effetti negati
vi delle condizioni pii; difficili
della seconda fase euiderizian
do, in alcuni casi, limiti alla pro
pria capacitd di ulteriore espan
stone, in altri un deciso declino.
Questo gruppo, che vede preva
lentemente una presenza delle
province del Centro e del Sud,
non esclude tuttauia realtd del
Nord-est come Gorizia, e del
Nord-ouest, come Crernona, Cu
neo, Vercelli.

Le province del gruppo C so
no quelle che hanno registrato
diminuzioni di quote nel periodo
1992-95 ed incrementi nel perio
do 1995-97. Tali province, pur
accusando un declino delle rela
tive quote nella prima fase, eui-

denziando un recupero, anche se
spesso parziale, della propria
capacita esportatiua proprio in
corrispondenza della fase meno
favorevole in termini di competi
tiuita di prezzo. A tale gruppo
appartiene un insieme abbastan
za eterogeneo di rea Ita prot/in
ciali quali Asti, Mantoua, Napoli
e Firenze.

Le province del gruppo D so
no, infine, quelle che hanno con
seguito diminuzioni di quote sia
net periodo 1992-95 che negli
anni 1995-97, segnalando quindi
un tendenziale declino della pro
pria capacita esportatiua. A
quest'ultirno gruppo appartengo
no Milano, Genova, Ravenna,
Foggia, Erina, Imperia, Reggio
Calabria e Bolzano.

Queste euiden.ze, risultanti
dall'utilizzo di una metodologia
di selezione delle province piut
tosto elementare e che prescin
de da importanti aspetti (quali,
ad esempio, l'effetto dimensione
e quello legato alla differente
composizione settoriale dell ex
port prouinciale), pur non con
sentendo di giungere a conclu
sioni 'forti ", mostrano come
l'effetto dell'area geografica di
appartenen.za sembri aver gio
cato una importanza seconda
ria; solo i sistemi piu maturi ap
paiono aver riuelato capacitd
tali da garantire all'area una
crescita costante ed equilibrata,
mentre le province piu deboli,
come peraltro anche le piu dina
rniche, mostrano di aver pagato
di pii; le proprie debolezze e gli
squilibri generati da una troppo
rapida crescita.
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3. LA PERFORMANCE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

Tavola 3.32 - La dinamica delle esportazioni delle province italiane net periodo 1992-1997 Contribu
to percentuale delle province alle esportazioni nazionali suddivise in classi di comportamento
caratteristico in relazione alle variazioni medie assolute delle quote nei periodi 92-95 e 95-97

ANNI

1992 1995 1997

GRUPPO A
Bergamo 2,81 3,39 3,49
Brescia 2,88 3,30 3,48
Chieti 0,65 0,98 1,09
Reggio Emilia 1,53 1,82 1,87
Bologna 2,33 2,62 2,81
Treviso 2,80 3,08 3,08
Rimini 0,83 1,03 1,03
Vicenza 3,75 3,92 4,06
Padova 1,71 1,87 2,04
Ancona 0,88 1,03 1,16

GRUPPO B
Gorizia 0,24 0,45 0,43
L'Aquila 0,20 0,37 0,29
Cremona 0,48 0,63 0,57
Torino 7,73 7,87 7,03
Perugia 0,38 0,52 0,50
Cuneo 1,62 1,75 1,65
Taranto 0,48 0,60 0,53
Terni 0,29 0,41 0,38
Pisa 0,67 0,79 0,78
Vercelli 1,17 1,29 1,18

GRUPPO C
Asti 0,95 0,33 0,33
Siracusa 1,10 0,59 0,82
Roma 2,24 1,81 2,13
Mantova 1,63 1,30 1,34
Rieti 0,23 0,07 0,11
Napoli 1,53 1,37 1,43
Frosinone 0,83 0,68 0,74
Firenze 3,82 3,68 3,77
Cagliari 0,62 0,49 0,61
Massa-Carrara 0,51 0,41 0,43

GRUPPO D
Milano 16,78 14,85 13,73
Genova 1,11 0,91 0,87
Ravenna 0,85 0,72 0,67
Foggia 0,21 0,15 0,12
Enna 0,06 0,00 0,00
Imperia 0,21 0,16 0,16
Reggio Calabria 0,08 0,03 0,03
Bolzano 1,08 1,06 0,89

Fonte: Istat, Indagine suI commercio con I'estero

Legenda.
GRUPPO A: Province che hanno sperimentato nei periodi 92-95 e 95-97 un aumento della propria quota sulle esportazioni nazionali
GRUPPO B: Province che hanno sperimentato nel periodo 92-95 un aumento della propria quota sulle esportazioni nazionali e nel

periodo 95-97 una diminuzione
GRUPPO C: Province che hanno sperimentato nel periodo 92-95 una diminuzione della propria quota sulle esportazioni nazionali e

nel periodo 95-97 un aumento
GRUPPOD: Province che hanno sperimentato nei periodi 92-95 e 95-97 una climinuzione della propria quota sulle esportazioni nazionali.
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Rimane comunque valida l'interpretazione mi
croeconomica del dato delle esportazioni a livello
provinciale, che costituisce un valida informazio
ne per valutare la capacita delle imprese e dei si
stemi locali localizzati nella provincia di sapere al
largare il proprio orizzonte commerciale al di la
del mercato nazionale interno.

La struttura provinciale delle esportazioni italia
ne nel1997

Il contributo delle varie province alle esporta
zioni nazionali nel 1997 (Figura 3.6) non costituisce
di per se un indicatore di competitivita a livello lo
cale, dato che esso dipende anche dalla dimensio
ne della provincia e dal suo grado di industrializza
zione. Ciononostante esso evidenzia una struttura
delle nostre esportazioni estremamente articolata

a livello territoriale che permette, almeno in par
te, di superare i tradizionali stereotipi che vedono
il Centro e, soprattutto, il Nord come grandi aree
omogenee ad elevata cornpetitivita ed il Mezzo
giorno come immenso bacino sottosviluppato,
incapace di competere sui mercati internazionali.

La dimensione provinciale, quale approssimazio
ne di quella locale, sembra in alcuni casi contrastare
con gli effetti a livello regionale. COS! alcune provin
ce della Puglia e della Campania, non escludendo
Napoli, dove e significativo l'effetto dimensionale, si
distaccano significativamente dal resto del meridio
ne, mentre il quadro che caratterizza il Centro-nord
sembra costituito da un complesso arcipelago di
realta locali che, pur condividendo alcuni fattori di
sviluppo a livello di macro-area regionale, si con
traddistinguono significativamente per i differenti
risultati conseguiti a livello provinciale.

Figura 3.6 - Cartina della struttura delle esportazioni provinciali - Anno 1997
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Le soglie predeterminate per l'analisi, in manie
ra soggettiva, servono solo a stilizzare una possibi
Ie rappresentazione del quadro territoriale delle
esportazioni nazionali. In particolare, la soglia in
feriore delle varie classi in cui e stato suddiviso il
contributo percentuale delle province aIle espor
tazioni nazionali, pari allo 0,25, non permette di
catturare tutte Ie realta emergenti, specie nel Mez
zogiomo (Tavola 3.33). Per quanta riguarda l'anali
si dei modelli di specializzazione, al fine di fornire
un semplice quadro di sintesi e conservando co
munque un elevato grado di significativita dell'ana
lisi a livello provinciale rispetto all'aggregato na
zionale, si sana impiegati criteri particolarmente
selettivi che condizionano la presenza di una spe
cializzazione settoriale al verificarsi congiunto di
due condizioni malta restrittive sia in termini di
indicatori di specializzazione a livello locale (quote
normalizzate superiori all'1,50/0) che di contributo
delle provincia aIle esportazioni nazionali del set
tore (peso percentuale superiore al 3%).

Nell'ambito delle produzioni agricole, i princi
pali sistemi esportativi sana localizzati in provin
ce quali Verona, Cuneo, Bari, Balzano, Forli ed Im
peria. Le province specializzate nelle produzioni
energetiche si individuano in corrispondenza dei
grandi impianti situati nel Nord, in prossimita del
le aree portuali di Venezia e Genova e del Mezzo
giorno (Siracusa, Cagliari e Caltanissetta), spiegan
do in gran parte l'isolato contributo all' export di
alcune province meridionali dell'area insulare. Di
scorso simile vale per la chimica, cui Ie esporta
zioni si concentrano principalmente a Milano e a
Latina, e per l'industria dei mezzi di trasporto, 10
calizzata in corrispondenza di Torino, delle sue
principali filiali produttive e di Chieti.

Pill interessante e l'analisi relativa aIle produzio
ni tradizionali, sia intermedie (tessile e industria
della concia) che finali (abbigliamento, calzature,
mobili e minerali non metalliferi quali vetro, mar
rna e cerarnica), nonche aIle produzioni della
meccanica non strettamente legate alla grande im
presa (prodotti in metallo e macchine agricole ed
industriali). Per tali aree esportatrici, il valore delle
esportazioni provinciali fornisce una buona ap
prossimazione della capacita esportativa dei siste
mi produttivi locali in essa compresi.

In particolare, nell'ambito dei prodotti tessili e
dell'abbigliamento emergono aree significativa
mente esportatrici e specializzate in corrispon
denza delle province di Treviso, Varese, Firenze,
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Como, Prato e Biella. I principali sistemi esporta
tivi dei prodotti in cuoio e calzature si identifica
no, can Ie province di Vicenza, Treviso, Firenze,
Verona, Lucca, Pisa ed Ascoli Piceno, mentre le
province esportatrici del mobile sana Treviso,
Como, Udine, Pordenone, Bari, Pesaro.

Per quanta riguarda Ie produzioni meccaniche
relative ai prodotti in metallo e macchine agricole
ed industriali e pili difficile ricondurre univoca
mente Ie performance esportative a livello nazi 0

nale a quelle di sistemi lac ali altamente specializza
ti e cia a causa della natura complessa e dell'artico
lata distribuzione territoriale della cultura mecca
nica italiana legata aIle piccole e medie imprese.
Tuttavia, i principali sistemi esportatori per i pro
dotti in metallo sana Ie province di Brescia, Co
mo, Padova, Lecco, mentre quelli per Ie macchine
agricoleed industriali sono Ie province di Bolo
gna, Padova e Reggio Emilia.

I risultati ora presentati mostrano come il posi
zionamento competitivo a livello nazionale sem
bri essere influenzato non solo dalle caratteristi
che strutturali dei settori a livello aggregato, rna an
che dalle peculiarita dei sistemi esportativi pro
vinciali che 10 sorreggono.

Certamente, il grado di selettivita dell'analisi
permette di evidenziare solo i sistemi esportatori
pili forti e competitivi, rna non bisogna trascurare
il rilevante contributo dei sistemi esportativi
emergenti specie del Sud che, pur presentando
un elevato grado di specializzazione e di competi
tivita a livello locale, non riescono ancora a rag
giungere elevate quote sulla struttura delle esporta
zioni settoriali a livello nazionale. Sottovalutate a
causa dell'elevato grado di aggregazione settoriale
sana anche le specializzazioni presenti in sotto
settori medio-grandi a in fasce di nicchia altamen
te competitive di molti sistemi esportatori italiani
anche avanzati. Questa sembra essere il caso di
Modena nella maglieria e di molte province spe
cializzate nelle produzioni tradizionali rispetto al
le relative macchine utensili (per es. Pesaro per le
macchine della lavorazione dellegno e del vetro).

In secondo luogo, le significative differenze nei
modelli di specializzazione a livello provinciale,
anche per province territorialmente contigue,
permettono di meglio comprendere come i per
corsi di specializzazione siano spesso condiziona
ti da fattori specifici a livello locale, che tendono a
rafforzarsi e comunque ad evolvere portando i
singoli sistemi a seguire traiettorie di sviluppo
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Tavola 3.33 - Modelli di specializzazione all'export delle province italiane - Anno 1997 - (Province in ordine decrescente in relazio
ne al relativo contributo alle esportaxioni nazionali)

Prod. Prod. Min fer. Mine Prod. Prod. in Macch. Macch. Mater. Mez.di prod. Prod. Cuoio Legn.e Carta Altre
agric. energ en. fer. prod chim. metal!. agr. per uff. e for. trasp. alim. abb. Calzat, mobili e der. voci

e indo elett. tess.

Milano x '. x x

Torino x x

Vicenza x x

Bergamo x

Brescia x x

Treviso x x x

Modena x

Bologna x

Varese x x

Firenze x x

Verona x x x x

Roma x x x

Como x x x

Padova x x x

Reggio Emilia x x

Cuneo x x x x

Venezia x x

Napoli x x

Prato x

Udine x

Ancona x

Pordenone x x

Alessandria x

Chieti x

Bar! x x

Parma x

Arezzo x

Fonte: Istat, Indagine sui commercio con I'estero
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Tavola 3.33 (segue) - Modelli di specializzazione all'export delle province italiane - Anno 1997 - (Province in ordine decrescente
in relazione al relatioo contributo alle esportazioni nazionali)

Prod. Prod. Min fer. Mine Prod. Prod.in Macch. Macch. Mater . Mez.di Prod. Prod. Cuoio Legn.e Carla Altre
agric. energ e n. fer. prod chim. metal!. agr. per uff e for. lrasp. alim. abb. Calzar. mobili e der. voci

e indo elett. tess.

Lucca x x

Lecco x x

Bolzano x

Genova x x

Siracusa x

Trento x

Pisa x

Latina x

Ascoli x

Frosinone x

Forn x

Pesaro x

Cagliari x

Biella x

Belluno x

Taranto x

Macerata x

Salerno x

Trieste x

Massa -Carrara x

Lecce x

Imperia x

Caltanissetta x

Totale 6 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 6 9 6 6 5

Fonte: Istat, Indagine sui commercio con I'estero
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ognuna diversa dalle altre. Tali configurazioni si ri
veleranno particolarmente significative nell'im
mediato futuro, quando, con l'introduzione della
moneta unica, l'Italia si trovera a competere con i
partner europei su un mercato interno molto pili
efficiente e dinamico dove i fattori competitivi a
livello regionale e locale giocheranno un ruolo
sempre pili importante.
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4. Localizzazione territoriale e principali caratteristiche
strutturali dell'apparato produttivo

• L'analisi del processo di localizzazione del sistema industriale italiano dal1951 al 1991,
svolta sulla base delle rileuazioni censuarie, mostra, come nelprimo dopoguerra, i comu
ni ad elevata intensita di attiuita manifatturiere fossero numerosi e sparsi su tutto il ter
ritorio nazionale, comprese le regioni meridionali. Dal1971 if Mezzogiorno viene sostan
zialmente tagliato fuori dai processi di industrializzazione; per contro, emergono nuovi
comuni rnanifatturieri nel Nord e nel Centro del Paese. La dislocazione territoriale
dell'industria manifatturiera appare, nel1991, simile nei lineamenti a quella del 1971.

• Il sistema delle imprese italiane e caratterizzato ancora da una notevole specificitd, nei
confronti dei principali paesi industrializzati, con una presenza forte e diffusa di impre
se di piccole dimensioni.

• Nel1995 le imprese attive risultavano pari a circa 3, 7 milioni. Il peso occupazionale del
le micro-imprese (fino a cinque addetti) era pari al3 7, 6% nel complesso e risultava estre
mamente uariabile dal punta di vista settoriale, essendo pari al 15,5% nell'industria in
senso stretto, al 47,9% nell'industria delle costruzioni, al 48,2% nel complesso dei setto
ri terziari. All'estremo superiore della distribuzione dimensionale, le irnprese con 250 e
piu addetti occupavano poco meno del 20% degli addetti totali.

• Le piccole imprese rappresentano una costante del sistema industriale italiano, coesi
stendo con le unitd di grande dimensione in gran parte dei settori economici. Nei seruizi,
inuece, la piccola dimensione tende a caratterizzare in modo marcato la struttura dimen
sionale settoriale .

• Il sistema industriale e fortemente impegnato sui mercati internazionali: nel 1995 le
imprese industriali esportatrici rappresentavano if 17,5% delle imprese attive nel setto
re, con un 'occupazione pari al 60,3% degli occupati dell'industria. L'incideriza delle
impreseesportatrici emassima nelle regioni nord-occidentali (22,2% in termini di irnpre
se e 71,3% in termini di addetti) e minima nel Mezzogiorno (7,8% delle irnprese e 32,5%
degli addetti).

• La propensione a svolgere attiuitd di esportazione tende ad aumentare con la dimensio
ne dell'impresa, esporta il 10% delle imprese con rneno di 10 addetti; tuttauia, l'inciden
za di unita esportatrici fra le imprese con 10-19 addetti epari al 40% e, nella fascia
prossima a 100 addetti, l'attiuita diretta di esportazione interessa ['80 % delle imprese.

• A questa elevata esposizione internazionale delle imprese italiane si accompagna una
continua crescita, tra if 1993 e if 1996, del numero di aziende esportatrici presenti sul
mercato europeo.
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Introduzione

L'accelerazione dell'integrazione europea, se
da un lato trova il sistema delle imprese italiano
gia fortemente connesso alle altre economie
continentali, dall'altro tende a sottolinearne le
peculiarita, con riferimento ad almeno tre aspet
ti: l'articolazione territoriale delle attivita produt
tive; la presenza forte e diffusa nella maggioranza
dei settori e delle aree del Paese di imprese di
piccola e media dimensione; il grado di apertura
internazionale, in particolare la propensione
all'esportazione, del sistema delle piccole e me
die imprese.

In realta, i tre aspetti risultano fortemente in
terrelati, anche se i rapporti tra territorio, dimen
sionamento aziendale e performance sui mercati
esteri sono sottolineati soltanto all'interno di alcu
ni filoni interpretativi: le piccole imprese delle re
gioni centro-settentrionali del nostro Paese rap
presenterebbero un nuovo paradigma industriale
basato sui distretti industriali, ovvero sull'offerta
specializzata e su reti di imprese che garantiscono
elevati margini di flessibilita, con impatti positivi
sull'efficienza del sistema e sulle implicazioni so
ciali dello sviluppoindustriale. Pili di recente, alcu
ne significative dinamiche d'impresa manifestate
si nelle regioni meridionali hanno imposto una ri
considerazione della natura di attivita imprendito
riali integrate emergenti nel Mezzogiorno, con
particolare riferimento, da un lato, al rapporto tra
attivita regolari e attivita irregolari, dall'altro tra
"grandi" e "piccole" imprese.

D'altro canto, l'ampia presenza di piccole e
piccolissime imprese nel settore industriale e nel
terziario puo essere interpretata come manifesta
zione di un'insufficienza della struttura produttiva
italiana e di una sua incapacita ad evolvere verso di
mensioni maggiori. Soprattutto per le imprese in
dustriali collocate al di fuori dei distretti, cia com
porterebbe l'impossibilita di sfruttare pienarnen
te Ie economie di scala e di adottare le tecnologie
pili avanzate introdotte e diffuse soprattutto
nell'ambito delle imprese medio-grandi 0, infine,
di conquistare stabili quote di mercato nei mercati
esteri e sostenere la concorrenza delle imprese
estere sul mercato nazionale.

La localizzazione e la diffusione sul territorio
delle attivita manifatturiere ha rappresentato, fin
dagli anni sessanta (con l'individuazione delle
"aree d'industrializzazione leggera" della Toscana),
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una chiave di lettura per l'interpretazione
dell'evoluzione del sistema produttivo italiano.
L'attenzione particolare al territorio e fortemente
connessa alla peculiarita dei modelli di sviluppo
industriale, nei quali la dimensione locale ha avuto
un ruolo significativo (sistemi locali del lavoro, di
stretti industriali, aree metropolitane, ecc.). In
questo quadro, l'analisi dell'evoluzione delle loca
lizzazioni industriali rappresenta un importante
elemento di valutazione della consistenza del mo
dello industriale italiano, del suo radicamento e dei
tratti di continuita 0 discontinuita del processo di
formazione del tessuto produttivo.

Relativamente agli aspetti dimensionali, nei ser
vizi destinabili alla vendita, si registra una vera e
propria polverizzazione del sistema delle impre
se in unita di dimensioni particolarmente ridotte;
nell'industria, la configurazione di numerosi com
parti risulta caratterizzata dalla presenza rilevante
di imprese piccole e medie, all'interno di signifi
cativi processi di integrazione.

La persistenza di un elevato grado di specificita
nazionale nella struttura dimensionale del sistema
delle imprese rappresenta un importante fattore
di condizionamento della competitivita comples
siva. Infatti, i nuovi scenari competitivi tendono a
sottolineare l'importanza dei fattori strutturali nel
determinare una pili 0 meno elevata capacita di as
sorbimento degli shock esterni. In questo quadro,
l'interpretazione della natura del "sottodimensio
namento" delle imprese rappresenta un elemen
to chiave per la valutazione della posizione com
petitiva del sistema produttivo. In particolare, si
tratta di capire se esso sia un problema legato
all'insufficienza del mercato 0 se derivi da una spe
cializzazione settoriale dell'apparato produttivo
italiano (cioe da una concentrazione maggiore
dell'attivita produttiva nei settori in cui la dirnen
sione prevalente e bassa) 0, infine, se e conse
guenza di una frantumazione dei processi di pro
duzione legata a fattori di dislocazione settoriale e
territoriale. In questa contesto, le analisi dimen
sionali presentate si configurano come un aggior
namento di alcuni tratti del quadro strutturale tra
dizionalmente desumibile dai censimenti delle at
tivita produttive. Infine, coerentemente con le
chiavi di lettura utilizzate per l'analisi dimensiona
Ie, viene articolato un quadro strutturale dell'espo
sizione internazionale delle imprese, riferito ai
flussi di interscambio commerciale con l'estero,
completato da un'analisi del grado di integrazione
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e permanenza delle imprese sul mercato unico
europeo negli anni 1993-96. Cia consente, da un
lato, di apprezzare le caratteristiche settoriali, di
mensionali e territoriali di quella parte del sistema
delle imprese che si confronta direttamente sul
mercato mondiale, rappresentando un fonda
mentale punto di forza dell'economia del nostro
Paese, dall'altro, di analizzare gli aspetti evolutivi
della presenza delle imprese sul mercato europeo
in una fase caratterizzata da forti cambiamenti nel
tasso di cambio reale e profonde dinamiche cicli
che delle economie europee.

4.1 Tendenze di lungo perfodo della localiz
zazione delle attivita manifatturiere

Le analisi economiche condotte a partire dai
dati territoriali trovano una fonte d'informazione
di primaria importanza nei censimenti delle atti
vita produttive, in grado di fornire dati strutturali
ad un elevato livello di dettaglio settoriale e terri
toriale. Allo scopo di analizzare gli aspetti dinami
ci della localizzazione delle attivita manifatturiere,
l'Istat ha realizzato una serie storica dei censimen
ti del 1951, 1961, 1971, 1981 e 1991. L'analisi di que
sta base di dati, dettagliata a livello comunale, con
sente sia di tracciare una "mappa" dello sviluppo
produttivo del territorio amministrativo del Pae
se, sia di ridisegnarne i confini.

I cinque censimenti delle attivita produttive
svolti, con periodicita decennale, nel secondo do
poguerra si caratterizzano per la sostanziale omo
geneita della tecnica d'indagine, delle definizioni e
dei questionari utilizzati, per l'attenzione alle esi
genze informative delle cornunita internazionali,
per l'equiparazione ai sistemi di classificazione
delle attivita economiche utilizzati nell'ambito
delle Nazioni unite e della Cornunita economica
europea. Nonostante cia, per ottenere la confron
tabilita statistica dei dati sono stati necessari inter
venti di normalizzazione ed omogeneizzazione
delle informazioni che hanno riguardato: il siste
ma di classificazione delle attivita economiche ag
giornato, a livello internazionale, ogni dieci anni; la
codificazione delle unita amrninistrative di base (i
comuni), cambiata nel corso del tempo; il campo
di osservazione, che si e andato ampliando fino a
raggiungere, con il censimento del 1991, l'univer
salita delle attivita produttive svolte con carattere
imprenditoriale.
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Le analisi effettuate utilizzano quale indicatore
statistico il coefficiente di localizzazione, il quale
esprime la capacita di radicamento che il territo
rio esercita nei confronti delle diverse attivita eco
nomiche. Esso e il risultato di un insieme di fattori
differenti, tra i quali le caratteristiche storiche e so
cio-culturali dell'area, il tipo e la dimensione del
mercato dei prodotti, le caratteristiche del merca
to dellavoro, la struttura insediativa e la dotazione
di infrastrutture. Le imprese tendono, infatti, a in
sediarsi e permanere nel territorio dove si realizza
un'efficace integrazione fra questi fattori.

Il coefficiente dilocalizzazione e calcolato co
me rapporto moltiplicato per cento tra la quota di
addetti nell'industria manifatturiera rispetto al to
tale degli addetti di ogni unita territoriale (di ogni
comune, nel testo) e l'analoga quota di addetti
nell'industria manifatturiera a livello nazionale. Es
so esprime la differente incidenza dell'industria
manifatturiera sull'econornia locale e su quella na
zionale. Valori dei coefficienti prossimi a 100 indi
cano una struttura occupazionale simile a quella
nazionale e la mancanza di una specifica connota
zione produttiva; viceversa, quanto pili il coeffi
ciente si discosta positivamente da 100, tanto
maggiore e la differenza di importanza dell'indu
stria manifatturiera nell'economia locale rispetto a
quella nazionale.

In termini generali, nei quarant'anni in esame,
emergono direttrici di sviluppo industriale piutto
sto nit ide sotto il profilo territoriale, caratterizza
te da notevoli differenziazioni temporali e da un
cambiamento radicale nei modelli di sviluppo
dopo il 1971.

L'occupazione manifatturiera registra variazio
ni assolute positive in tutto il trentennio 1951
1981, rna l'arnpiezza di tali variazioni tende a de
crescere con il passare del tempo, mentre nell'ul
timo decennio si determina un'inversione di se
gno delle dinarniche occupazionali. Tuttavia, que
sti andamenti sono sempre, in ciascun intervallo
temporale, inferiori alla crescita media dell'occu
pazione, il che segnala la progressiva accelerazio
ne dei processi di terziarizzazione dell'economia,
tipici di tutti i paesi industrializzati.

La dimensione media delle unita locali manifat
turiere italiane evolve nel tempo, passando da 5,5
addetti per unita locale nel 1951, a 8,4 nel 1971, a
6,7 nel 1991. D'altra parte, la dimensione caratteri
stica degli impianti, approssimata dalla media en
tropica, preferibile alla dimensione media nel ca-
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so di distribuzioni fortemente asimmetriche CO

me quelle delle unita produttive per dimensione,
passa da 41,9 addetti per unita locale nel 1951 a
62,3 nel 1971 e 28,5 nel 1991.

n Nord-est .registra sistematicarnente la mag
giore crescita dell'occupazione (Tavola 4.1) ad ec
cezione degli anni settanta; significative, in parti
colare, appaiono sia la crescita del 45,8% degli an
ni cinquanta, che e Ia pili elevata mai registrata an
che rispetto alle altre aree del Paese, sia la crescita
del 3,4% degli anni ottanta, che si inquadra nell'am
bito di una generaIe perdita di occupazione mani
fatturiera a livello nazionale e specialmente nelle
aree del Nord-ovest e del Centro.

L'analisi comparata dei cartogrammi dei coeffi
cienti di localizzazione comunale dei cinque censi
menti indica come nel 1951 i comuni manifatturie
ri (quelli con coefficiente di localizzazione supe
riore a 100) fossero numerosi e sparsi su tutto il
territorio italiano, comprese le regioni meridiona
li, in particolare Campania e Calabria. Dal 1971 il
Mezzogiorno viene sostanzialmente tagliato fuori
dai processi di industrializzazione, per contro,
emergono nuovi comuni manifatturieri nel Nord e
nel Centro del Paese. Molti di questi sono localiz
zati nei pressi dei comuni manifatturieri di pili an
tica tradizione, nell'ambito di un processo di inte
grazione territoriale che prefigura la nascita di si
stemi locali che rappresentano tessuti socialmen
te coesi ed economicarnente interdipendenti; al
tri comuni emergono per la prima volta, soprat
tutto nell'Italia centrale, in Toscana e nelle Marche.
Cresce inoltre il livello di specializzazione dei co
muni che aumentano l'intensita manifatturiera,
cioe la concentrazione di occupazione manifattu
riera rispetto ai valori nazionali,

La configurazione territoriale del 1991 appare
simile, nei lineamenti generali, a quella del 1971: i
comuni manifatturieri si concentrano nel Nord
est, in Lombardia, in alcune parti del Piemonte,

nel Centro, particolarmente in Toscana e lunga la
direttrice adriatica. Nel Mezzogiorno, la diffusione
dei comuni manifatturieri e Iimitata a poche aree,
localizzate soprattutto in Campania, Abruzzo e
Puglia e, in misura minore, in altre regioni meri
dionali.

Pili in generale, il numero dei comuni manifat
turieri cresce nel tempo, COS! come l'intensita del
coefficiente di localizzazione (Tavola 4.2). Nel
1951 i comuni manifatturieri erano il 29,4% dei co
muni esistenti, nel 1971 passana al 31,0%, nel 1991
al 41,6%. I comuni can coefficienti di localizzazio
ne significativamente superiori alla media naziona
le (cioe can un coefficiente di 120) sana il 50,7%
nel 1951, il 66,3% nel 1971 e il 72,2% nel 1991.

Un primo elemento di valutazione e relativo al
la configurazione territoriale che emerge nel 1951
(Figura 4.1). I comuni manifatturieri delle region!
meridionali presentano una concentrazione di oc
cupazione non malta elevata, che riesce tuttavia
ad emergere a livello nazionale. L'economia del
Paese si presenta peraltro in forte espansione, es
sendo trainata dall' attivita di ricostruzione post
bellica, cosicche altre attivita economiche (in par
ticolare Ie costruzioni) crescono pili di quanta
cresca l'attivita manifatturiera, can tassi di incre
mento dell'occupazione mai pili registrati nei de
cenni successivi.

Questa processo di crescita non vede coinvol
to il Meridione che, negli anni cinquanta , presenta
i pili bassi tassi di aumento dell'occupazione rna
nifatturiera (Tavola 4.1), can la conseguente scom
parsa di gran parte dei comuni manifatturieri me
ridionali nel 1961 e nel 1971 (Figure 4.2 e 4,3).

La configurazione strutturale del Mezzogiorno
appare, pertanto, costante nel tempo, essendo
caratterizzata da imprese di piccola dimensione
can specializzazione nelle industrie leggere che,
in termini generali, non riesce ad emergere a li
vella nazionale, can l'eccezione di alcune aree di

Tavola 4.1 - Variazione percentuale degli addetti neUe unita locali manifatturiere, per ripartizione
geografica

RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

1961-1951 1971-1961 1981-1971 1991-1981 1991-1951

Italia 28,6 18,0
Nord-ovest 25,0 10,5
Nord-est 45,8 29,9
Centro 40,2 29,6
Mezzogiorno 11,4 16,5

Fonte: ISTAT, Censimenti generali dell'industria e dei servizi. Anni 1951-91.

15,7
1,8

25,4
27,6
35,3

-5.8
-13.5

3,4
-7,6
2,8

65,4
21,6

145,5
114,2

80,5
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Tavola 4.2 - Numero di comuni per regione secondo I'Intensfta del coefficiente di localizzazione
manifatturiero

Comuni con coefficienti maggiori di 100 (a) Comuni con coefficienti maggiori di 120
REGIONE 1951 1961 1971 1981 1991 1951 1961 1971 1981 1991

Piemonte 297 337 435 536 591 198 228 304 402 425
Valle d'Aosta 7 4 5 5 7 3 3 2 4 2
Lombardia 610 690 907 1032 1060 456 525 689 802 855
Trentino-Alto Adige 47 37 42 51 56 22 22 20 23 32
Veneto 201 204 348 424 471 99 123 225 312 393
Friuli-Venezia Giulia 64 54 70 72 98 28 36 45 45 67
Liguria 30 23 38 40 46 20 14 19 24 16
Emilia-Romagna 56 102 162 187 215 16 36 88 123 161
Toscana 83 100 130 153 147 41 61 89 108 96
Umbria 30 11 24 41 48 6 3 6 19 22
Marche 85 61 103 157 177 32 31 59 107 132
Lazio 60 33 38 49 55 17 13 24 25 29
Abruzzo 102 40 28 68 97 29 14 14 35 60
Molise 50 9 7 12 26 11 2 0 8 15
Campania 154 90 75 89 103 55 33 40 49 51
Puglia 103 29 25 28 77 35 4 10 Ii 32
Basilicata 48 6 2 7 9 8 1 2 3 7
Calabria 183 52 23 15 34 74 16 6 6 14
Sicilia 46 17 21 21 25 6 5 9 14 10
Sardegna 40 11 16 20 27 9 2 6 13 12
ltalia 2.296 1.910 2.499 3.007 3.369 1.165 1.172 1.657 2.133 2.431

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

Piemonte 12,9 17,6 17,4 17,8 17,5 17,0 19,5 18,3 18,8 17,5
Valle d'Aosta 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1
Lombardia 26,6 36,1 36,3 34,3 31,5 39,1 44,8 41,6 37,6 35,2
Trentino-AltoAdige 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,2 1,1 1,3
Veneto 8,8 10,7 13,9 14,1 14,0 8,5 10,5 13,6 14,6 16,2
Friuli-Venezia Giulia 2,8 2,8 2,8 2,4 2,9 2,4 3,1 2,7 2,1 2,8
Liguria 1,3 1,2 1,5 1,3 1,4 1,7 1,2 1,1 1,1 0,7
Emilia-Romagna 2,4 5,3 6,5 6,2 6,4 1,4 3,1 5,3 5,8 6,6
Toscana 3,6 5,2 5,2 5,1 4,4 3,5 5,2 5,4 5,1 3,9
Umbria 1,3 0,6 1,0 1,4 1,4 0,5 0,3 0,4 0,9 0,9
Marche 3,7 3,2 4,1 5,2 5,3 2,7 2,6 3,6 5,0 5,4
Lazio 2,6 1,7 1,5 1,6 1,6 1,5 1,1 1,4 1,2 1,2
Abruzzo 4,4 2,1 1,1 2,3 2,9 2,5 1,2 0,8 1,6 2,5
Molise 2,2 0,5 0,3 0,4 0,8 0,9 0,2 0,0 0,4 0,6
Campania 6,7 4,7 3,0 3,0 3,1 4,7 2,8 2,4 2,3 2,1
Puglia 4,5 1,5 1,0 0,9 2,3 3,0 0,3 0,6 0,5 1,3
Basilicata 2,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,7 0,1 0,1 0,1 0,3
Calabria 8,0 2,7 0,9 0,5 1,0 6,4 1,4 0,4 0,3 0,6
Sicilia 2,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,5 0,4 0,5 0,7 0,4
Sardegna 1,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,2 0,4 0,6 0,5
ltalia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(a) Coefficienti maggiori della media nazionale, che individuano i comuni definiti manifatturieri
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piccola e media impresa a forte specializzazione
e di aree tipiche di grande impresa, si manifesta
no, in altri termini, aree forti nell'ambito di un
tessuto produttivo carente, se confrontato con il
resto del Paese.

D'altra parte, la struttura industriale esistente
nel 1951 nel Mezzogiorno non ha resistito allo svi
luppo del Nord e del Centro, COS! che gia nel 1961
Ie aree meridionali appaiono svuotate di comuni
manifatturieri. Cia e dovuto principalmente alla
crescita delle aree del Nord-est e del Centro, che
hanno determinato l'emigrazione di forza lavoro
del Mezzogiorno, privando tale area di professio
nalita specifiche e riducendone Ie potenzialita im
prenditoriali.

Guardando al Paese nel suo complesso, gia nel
1951 erano presenti aree a forte sviluppo manifat
turiero che, sebbene soggette nel tempo a rnodifi
cazioni settoriali e dimensionali, si confermeranno
nei quarant'anni successivi come le aree trainanti
del sistema produttivo italiano. Il Nord-ovest e
l'area a pili intensa caratterizzazione manifatturiera,
in cia confermandosi come quella di pili antica e ri
levante industrializzazione. La sua capacita di creare
posti di lavoro nell'industria e consistente negli an
ni cinquanta (+25,0%), mentre declina nei decenni
successivi, nei quali si registrano Ie variazioni di oc
cupazione di gran lunga meno rilevanti rispetto a
quelle delle altre ripartizioni geografiche del Paese
(Tavola 4.1). Le analisi particolareggiate, a livello co
munale e settoriale, consentite dalla serie storica ri
costruita, permettono di qualificare le caratteristi
che di tale area nella quale convivono, come in nes
suna altra parte del Paese per intensita e numero
sita, realta locali di grande e di piccola e media im
presa. Gia nel 1951 esse si localizzavano soprattutto
nelle province di Torino, Vercelli, Biella, Alessan
dria, Varese, Milano, Brescia.

Di contro, nel 1951 il Nord-est appariva ancora
poco evidente come area di concentrazione rna
nifatturiera, delineando localizzazioni circoscritte
ad alcuni comuni delle province di Vicenza, Trevi
so, Pordenone e Udine; inoltre, appaiono ancora
pili attenuate, poiche presentano valori appena
superiori alla media nazionale, quelle delle provin
ce di Reggio Emilia e Modena, che diverranno sue
cessivamente distretti industriali fra i pili impor
tanti del Paese.

Disseminata appare la configurazione rnanifat
turiera dell'Italia centrale. Emergono i nuclei mani
fatturieri storici di importanti distretti industriali e
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di alcune realta locali di grande impresa, segnata
mente in Toscana, localizzati nelle province di
Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e Livorno, nonche alcu
ne zone manifatturiere tipiche nell'Umbria e nelle
Marche, localizzate, queste ultime, nelle province
di Ancona e Macerata.

Nel 1971 si manifesta per la prima volta la con
figurazione geografica che si ritrovera, con inten
sita maggiore, anche nel 1981 e nel 1991. Cresce
l'occupazione nei comuni manifatturieri del
Nord e del Centro, si delinea chiaramente l'indu
strializzazione del Nord-est (Veneto, Emilia-Ro
magna e Friuli-Venezia Giulia). Nel Nord-ovest
crescono le specializzazioni di alcune zone del
Piemonte, gia presenti nel 1951, e si diffonde la
caratterizzazione manifatturiera nella Lombardia,
con la formazione di nuove realta locali nelle
province di Pavia, Cremona e Mantova. Nel Cen
tro si sviluppano ulteriormente i nuclei manifat
turieri gia individuati nel 1951 e nasce l'area indu
striale del Lazio meridionale, nelle province di
Latina e Frosinone.

Nel Mezzogiorno si individuano chiaramente le
aree d'industrializzazione manifatturiera che ne
sostengono la struttura produttiva, la maggior par
te delle quali esisteva gia nel 1951. Si tratta di alcuni
comuni - individuati come manifatturieri in tutti e
cinque i censimenti del secondo dopoguerra - 10
calizzati soprattutto in Abruzzo e Campania. Nel
la prima regione si segnala la provincia di Teramo,
con i comuni di Castelli, Controguerra, Mosciano
Sant'Angelo, Roseto degli Abruzzi e Ie province
di L'Aquila (comuni di Cagnano Amiterno e Ori
cola) e Pescara (comuni di Bussi sul Tirino e Salle).
In Campania emergono comuni manifatturieri
nella provincia di Caserta, nell'area metropolitana
di Napoli (Bacoli, Frattamaggiore, Grumo Nevano,
Mugnano di Napoli, Pomigliano d'Arco) e nel No
lano (Cicciano, San Vitaliano, Saviano), nonche i
comuni di Castellammare di Stabia, Ottaviano e
Torre Annunziata. Si segnalano, inoltre, i comuni
di Solofra, Quadrelle, Battipaglia, Angri, Castel
nuovo Cilento, Cava de' Tirreni e Scafati. In Puglia
emergono i comuni di Castellana Grotte, di Puti
gnano e di Casarano, oltre ad alcuni comuni nella
provincia di Taranto. In Calabria si segnalano i co
muni di Santa Caterina Albanese e Sorianello, in Si
cilia il comune di Melilli (in provincia di Siracusa) e
alcuni comuni che fanno parte del sistema locale
di Villafranca Tirrena (Valdina, Venedico, e Villa
franca Tirrena), oltre al comune di Pace del Mela.
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In Sardegna emerge il comune di Calangianus, 01
tre ad altri comuni della provincia di Sassari e di
Cagliari.

Nei censimenti del 1981 e del 1991 cresce la
specializzazione manifatturiera in gran parte delle
aree tipichedel 1971 (Figure 4.4 e 4.5) e si defini
scono i contorni della direttrice adriatica, che si
prolunga a Sud fino alla Puglia; alcuni comuni ma
nifatturieri del Mezzogiorno danno vita a veri e
propri distretti industriali (Solofra, Putignano, Ca
sarano).

4.2 La struttura settoriale e dimensionale
del sistema delle imprese

Accanto a particolarita di carattere territoriale il
sistema produttivo italiano presenta una struttura
dimensionale delle imprese che non trova para
goni nel panorama degli altri grandi paesi indu
strializzati. Proprio l'analisi della struttura dirnen
sionale delle imprese pUG fornire utili indicazioni
sulla natura della compresenza di piccole e grandi
imprese. In particolare, e importante valutare se
la presenza di piccolissime e piccole unita scaturi
sea da specializzazioni settoriali favorevoli alla pic~

cola dimensione aziendale oppure se essa possa
indie are condizioni di arretratezza nell'evoluzione
del sistema complessivo delle imprese.

Dalle analisi effettuate, oltre alla conferma di
una netta e fisiologica differenziazione dimensio
nale tra settore industriale e settore dei servizi,
emergono, da un lato, un'indicazione metodologi
ca e, dall'altro, almeno due spunti interpretativi. La
prima sottolinea l'importanza del carattere tipica
mente relativo della dimensione aziendale, misu
rata in termini di addetti, che ne richiede una si
stematica lettura alla luce della dimensione "preva
lente" dei singoli settori. In effetti, le differenze
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emerse tra settori produttivi sono apparse, so
prattutto nel terziario, di maggiore importanza ri
spetto alle differenze riscontrate a livello dimen
sionale, a conferma del fatto che imprese della
stessa dimensione possono avere ruoli diversi a
seconda del grado di concentrazione del settore
in cui operano, del mercato in cui si situano e del
contenuto tecnologico prevalente nei settori.

Dal lato degli spunti interpretativi delle caratte
ristiche strutturali delle imprese italiane, il primo,
relativo all'industria in senso stretto, segnala che il
sistema produttivo italiano e caratterizzato da una
relativa stabilita della struttura dimensionale delle
imprese nei diversi comparti. Soprattutto con ri
ferimento alla dimensione aziendale misurata dal
numero di addetti confrontata con quellapreva
lente nel settore, le "piccole" imprese coesistono
con le "grandi" in gran parte dei casi e tale eviden
za appare sostanzialmente confermata all'aumen
tare del livello di dettaglio dei settori, che dovreb
be approssimare illivello di specializzazione mer
ceologica della produzione di beni. CiG pUG indi
care l'esistenza sia di positivi equilibri dimensiona
li nei diversi settori, con una "divisione dellavoro"
efficiente tra piccole e grandi imprese anche in
comparti caratterizzati da una notevole ornoge
neita dei beni prodotti, sia di elementi che impe
discono una transizione delle piccole imprese
verso dimensionamenti aziendali piu efficienti.

Il secondo spunto riguarda i servizi, dove le
specificita settoriali caratterizzano nettamente la
struttura dimensionale delle imprese, con un au
mento notevole della "dominanza" delle imprese
piccole (in senso assoluto e relativo) all'aumentare
del livello di specializzazione dei settori.

Un quadro strutturale relativamente aggiornato
sulla configurazione dimensionale dei diversi set
tori economici pUG essere derivato dai dati (prov
visori) dell'Archivio statistico delle imprese attive
(ASIA), costruito dall'Istat nell'ambito delle nor
mative comunitarie relative ai registri armonizzati
delle imprese nei paesi Ue. I dati riportati rappre
sentano il contenuto del primo impianto dell'ar
chivio, attualmente in fase di definitiva messa a
punto attraverso le operazioni condotte nell'am
bito del Censimento intermedio delle imprese in
dustriali e dei servizi.

Nel 1995 le imprese attive risultavano pari a cir
ca 3,7 milioni. La consistenza delle imprese indivi
duali e pari a poco piu di 2 milioni 01 54% del tota-
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Ie), concentrate per oltre 1'80% nel settore dei ser
vizi. Inoltre, le imprese con due addetti erano cir
ca 700.000 (19% del totale), il 75% delle quali ope
ranti nei servizi. All'estremo superiore della distri
buzione dimensionale, Ie imprese con 250 e pili
addetti risultavano pari ad appena 2.800 unita, del
le quali poco pili di 1.500 operanti nell'industria in
senso stretto (Tavola 4.3).

II peso occupazionale delle micro-imprese
(non oltre 5 addetti) e pari a137,6% nel complesso
ed e estremamente variabile dal punto di vista set
toriale, essendo pari al 15,5% nell'industria in sen
so stretto, al 47,9% nell'industria delle costruzioni,
al 48,2% nel complesso dei settori terziari del
commercio, pubblici esercizi, trasporti e comu
nicazioni, credito e assicurazioni, servizi alle im
prese, a161,1% nei servizi alle famiglie.

La verifica dell'impatto della· specializzazione
settoriale sulla struttura dimensionale e stata con
dotta attraverso l'analisi congiunta di un set di in
dicatori sulla distribuzione delle imprese per di
mensione nei diversi settori, applicato a diversi li
velli di disaggregazione dei comparti. E' infatti evi
dente che il livello di dettaglio settoriale assume
una notevole importanza nel determinare le carat
teristiche dimensionali dei diversi segmenti di of
ferta: all'aumentare del grado di disaggregazione
dei settori aumenta, infatti, I'omogeneita merceo
logica dei beni e servizi prodotti. Di seguito ci si
riferira alle due, tre e quattro cifre della classifica
zione dei settori economici Ateco 1991 (i settori a
2 cifre sono oltre 50; quelli a 3 cifre oltre 200 e
quelli a 4 cifre oltre 500).

Oltre alla dimensione media settoriale, data dal
rapporto tra numero di occupati e numero di

imprese, si considera la media entropica, utiliz
zata, come gia si e detto, nel caso di distribuzioni
fortemente asimmetriche, come quella delle im
prese per numero di addetti: la media entropica,
infatti, risulta meno influenzata, rispetto ad
esempio alla media aritmetica e alla mediana, dal
peso delle imprese minori e, in questo contesto
di analisi, puo essere considerata una approssi
mazione della dimensione "caratteristica" dei di
versi settori.

II grado di coesistenza tra dimensionamenti
aziendali molto diversi in ciascun settore e evi
denziata anche da ulteriori indicatori, che misura
no il grado di dispersione della distribuzione di
mensionale delle imprese in ciascun comparto.
Un indicatore sintetico di variabilita qui utilizzato
e dato dalla seguente espressione: ]=I-(DM/ME),
dove DM e la media aritmetica e ME la media en
tropica. L'indice, compreso tra 0 e 1, e crescente
al crescere del divario tra DM e ME, segnalando
quindi l'esistenza di rilevanti asimmetrie dimen
sionali e la compresenza di unita di piccole e gran
di dimensioni.

II 51,9% dei settori industriali e dei servizi (Ate
co a 2 cifre) e caratterizzato da una dimensione
media aziendale inferiore a 10 addetti. Questa per
centuale passa al 56,5% considerando i settori a 3
cifre ed al 59,8% per quelli a 4 cifre. L'aumento di
peso della piccola dimensione all'aumentare delli
vello di dettaglio settoriale e confermato anche
dalle percentuali relative alla media entropica: i
settori con una dimensione caratteristica inferiore
a 10 addetti sono pari, infatti, al 25,9%, 280/0 e 34,5%
rispettivamente per i tre livelli di disaggregazione
settoriale.

Tavola 4.3 - Occupati nell'industria e nei servizi per classe di addetti delle imprese e settore di atti
vita economica - Anno 1995 (dati percentuali)

Industria in senso Industria delle Commercio, pubblici Servizi aile
stretto costruzioni esercizi, trasporti e famiglie

CLASSI DI ADDETTI comunicazroni, credito
DELL'IMPRESA e assicurazioni, servizi

aile imprese

1-2 6,9 25,1 31,2 43,6
3-5 8,6 22,8 17,0 17,5
6-9 8,6 15,4 9,7 7,1
10-19 14,7 15,0 8,3 6,4
20-99 25,5 14,8 10,1 11,7
100-249 10,0 2,9 4,0 4,9
250-499 6,2 1,6 2,8 2,8
500 e pili 19,4 2,3 16,9 6,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive. Dati provvisori

Totale

23,0
14,6
9,7

11,1
16,0
6,0
3,9

15,6
100,0
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Tavola 4.4 - Indicatori di struttura dimensionale delle imprese operanti nei settori di attivita econo
mica dell' industria in senso stretto e dei servizi destinabili alIa vendita - Anno 1995 (dati
percentuali)

Settori Ateca 1991 Settori Ateca 1991 Settori Ateca 1991
a 2 cure a 3 cure a 4 cure

Industria in senso stretto
Incidenza percentuale dei settori con una
dimensione media inferiore a 10 addetti 42,9 38,8 38,5

Incidenza percentuale dei settori con un valore
dell'indice di dispersione ] superiore a 0,5 92,8 87,9 81.3

Servizi destinabili alIa vendita
Incidenza percentuale dei settori con una
dimensione media inferiore a 10 addetti 65,2 79,3 84,4

Incidenza percentuale dei settori con un valore
dell'indice di dispersione ] superiore a 0,5 82,6 62,0 48,1

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive. Dati provvisori

Questa prima evidenza indica che le piccolissi
me imprese rappresentano una costante del siste
ma produttivo nazionale, indipendentemente dalla
specificita dei settori. In termini di occupazione, i
settori a 2 cifre con una dimensione media inferio
re a 10 addetti assorbono il 76,2% dell'occupazione
totale; tale quota scende al 73,1% per i settori a 3 ci
fre ed al 70,4% per quelli a 4 cifre. All'aumentare del
grado di dettaglio settoriale il peso delle grandi im
prese condiziona, quindi, la dimensione media set
toriale, determinando un suo innalzamento.

L'esistenza di notevoli asimmetrie dimensiona
li dei settori e testimoniata anche dai dati relativi
agli indicatori di variabilita settoriale. La classifica
zione dei settori in base all'indicatore di disper
sione J segnala che 1'89,1% dei settori a 2 cifre evi
denzia un valore dell'indicatore di variabilita supe
riore a 0,5: cia significa che in questi settori la di
mensione prevalente dei settori misurata dalla
media entropica e pari a pili del doppio della di
mensione media. Tale incidenza tende a diminuire
all'aumentare del grado di dettaglio settoriale (es
sendo pari al 76,6% per i settori a 3 cifre e al 66,3%
per quelli a 4 cifre), testimoniando che l'impatto
delle medie e grandi imprese e significativamente
differenziato a livello settoriale e fornendo, dun
que, un'indicazione dell'importanza delle specia
lizzazioni settoriali nella determinazione della
struttura dimensionale dei diversi comparti.

L'esame differenziato dei dati relativi all'indu
stria in senso stretto e ai servizi destinabili alla
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vendita consente, tuttavia, alcune importanti
qualificazioni CTavola 4.4). In primo luogo, l'au
mento della percentuale dei settori caratterizza
ti da ridottissime dimensioni medie all'aumenta
re del grado di dettaglio settoriale risulta verifica
to nei servizi ma non nell'industria. Nei servizi la
quota di settori con una dimensione media infe
riore a 10 addetti per impresa passa dal 65,2%
per i settori a 2 cifre all'84,4% per quelli a 4 cifre;
nell'industria l'incidenza passa dal 42,9% al
38,5%. Questa divaricazione segnala che, mentre
nei servizi la piccolissima dimensione tende a
caratterizzare in modo sempre pill intenso la di
mensione media settoriale all'aumentare della
specificita dei comparti, nell'industria si verifica
l'opposto.

Un grado relativamente elevato di compresenza
tra piccole e grandi imprese in tutti i settoriindu
striali e segnalato anche dal valore dell'indicatore di
distanza tra media aritmetica e media entropica del
numero di addetti. In questo caso la stabilita e, ov
viamente, di tipo relativo. 11 concetto di "grande" e
"piccola" impresa, quindi, e definito in base al di
mensionamento "tipico" dei diversi settori, ap
prossimato dalla media entropica. La quota di setto
ri industriali con un indice J superiore a 0,5 passa in
fatti dal 92,8% per i settori a 2 cifre all'81,3% per
quelli a 4 cifre, mostrando una relativa stabilita della
distribuzione dimensionale delle imprese. Nei ser
vizi la quota di settori con una significativa differen
ziazione tra valore della dimensione media e valore
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della media entropica subisce, invece, una netta ca
duta all'aumentare del grado dettaglio settoriale,
passando dall'82,6% per i settori a 2 cure al 48,1%
per quelli a 4 cure, segnalando chiaramente che le
grandi imprese caratterizzano solo una piccola par
te dei settori produttivi.

4.3 Le imprese che effettuano scambi con
l'estero

A fianco dell'analisi della dinamica dei flussi
commerciali con l'estero, risulta altrettanto rile
vante quella delle caratteristiche strutturali delle
imprese che generano tali flussi. La rielaborazione
delle statistiche mensili dell'lstat relative al com
mercio con l'estero secondo un approccio legato
all'unita che effettua le transazioni, anziche alIa
merce scambiata, consente di disporre, per cia
scun operatore attivo in tale ambito, di informa
zioni sul valore medio annuo delle transazioni ef
fettuate, sul numero e la tipologia delle operazioni
e sui paesi con i quali si e operato 10 scambio, cosl
da ricostruire la "mappa" delle imprese italiane
operanti sui mercati esteri.

4.3.1 Caratteristiche strutturali delle im
prese esportatrici

Dall'integrazione dei dati per impresa rilevati
dalle indagini sul commercio estero con quelli di
tipo strutturale, contenuti nell'Archivio statistico
delle imprese attive (ASIA) dell'lstat, e possibile
delineare, can riferimento al1995, un quadro delle
imprese esportatrici italiane articolato per settore
di attivita economica, dimensione aziendale (in
termini di addetti a fatturato), localizzazione, for
ma giuridica dell'impresa. Inoltre, per il settore
dell'industria in sensa stretto, e possibile misura
re, attraverso il confronto tra le due fonti informa
tive, il grado di internazionalizzazione commer
ciale delle imprese produttrici di beni, attive nel
settore.

I risultati dell'analisi, se da un lata confermano
alcune forti asimmetrie (dimensionali e territoriali
in primo luogo) del sistema delle imprese esporta
trici, dall'altro consentono di cogliere rilevanti ec
cezioni, che possono essere interpretate come se
gnali di una ricomposizione in atto nella struttura
delle unita produttive esposte sui mercati esteri.
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In generale, si conferma una elevata esposizio
ne verso l'estero del sistema delle imprese: nel
1995 le imprese industriali esportatrici rappre
sentano il 17,5% delle imprese attive nel settore,
can un'occupazione pari al 60,3% degli occupati
dell'industria. L'incidenza delle imprese esporta
trici e massima nelle regioni nord-occidentali
(22,2% in terminidi imprese e 71,3% in termini di
addetti) e minima nel Mezzogiorno (7,8% delle
imprese e 32,5% degli addetti). Le piccole impre
se evidenziano una incidenza di unita che esporta
no direttamente significativamente inferiore alle
grandi: la quota delle imprese esportatrici sulle
imprese della specifica classe dimensionale passa,
tuttavia, dal 10% per le imprese can meno di 10
addetti al 40% per la classe immediatamente sue
cessiva 00-19 addetti); nella fascia prossima a 100
addetti l'attivita diretta di esportazione interessa
comunque gia 1'80% delle imprese.

Tra Ie unita di minori dimensioni prevale una
certa specializzazione nei mercati di sbocco. La
maggior parte di queste, infatti, esporta a soltanto
verso l'Unione europea a soltanto verso l'area ex
tra-De. Nel primo caso questa specializzazione e
certamente dovuta alla maggiore facilita di accesso
garantita dai paesi dell'area integrata, derivante dal
la maggiore vicinanza geografica e culturale can il
nostro Paese. Viceversa, sulla specializzazione
geografica delle piccole imprese verso i mercati
extra europei influiscono in maniera rilevante gli
scambi can i paesi dell'Europa dell'Est, non tanto
come mercati di sbocco dei prodotti finiti, quanta
soprattutto come mete di fenomeni di delocaliz
zazione produttiva, che alimentano ingenti flussi
di esportazioni in regime temporaneo per le fasi
finali di lavorazione dei prodotti stessi (traffico di
perfezionamento passivo). All'aumentare della di
mensione delle imprese esportatrici cresce, inve
ce, la percentuale di quelle che esportano con
temporaneamente verso entrambi i mercati, a te
stimonianza di una maggiore internazionalizzazio
ne delle grandi imprese.

Sussiste poi una significativa differenziazione,
in termini dimensionali, tra la performance delle
imprese del Nord-ovest e, in modo meno marca
to, del Nord-est, rispetto a quelle operanti nelle
regioni del Centro e del Mezzogiorno: mentre nel
primo caso il maggior contributo alle esportazio
ni proviene da imprese di grandi dimensioni, nel
secondo prevale in maniera ampia il ruolo delle
piccole imprese. In particolare, tra le micro-im-
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prese (con meno di 10 addetti) emergono nel
Mezzogiorno i risultati di Campania e Puglia, ri
spettivamente con il 3,2% ed il 2,3% del totale
dell'export nazionale, cifra comparabile con quel
la del Friuli, che in media mostra invece un grado
di internazionalizzazione nettamente pili elevato.

Le imprese attive nel corso del 1995, che hanno
effettuato direttamente almeno una operazione di
esportazione nel corso dell'anno, sono 168.276.
Di queste il 40,1% e localizzato nelle regioni del
Nord-ovest, il 30% in quelle del Nord-est, il 19% al
Centro ed il 10,9% nel Mezzogiorno.

L'attivita economica prevalente e quella com
merciale, dove risultano operanti il 34,8% delle
imprese esportatrici, tra cui pesano fortemente
soprattutto quelle del commercio all'ingrosso
(22% del totale). Nel comparto dell' industria mani
fatturiera, invece, il 19,1% delle imprese esporta
trici e concentrato nei settori "tradizionali", carat
terizzati da una bassa dimensione media e produ
zioni labour-intensive. In particolare, all'interno di
quest'ultimo gruppo il 3,4% appartiene all'indu
stria alimentare, 1'8,8% al settore del tessile e abbi
gliamento, il 6% a quello della lavorazione di pelli e
cuoio, 10 0,9% al settore della lavorazione del le
gno. Le imprese operanti nel comparto della
meccanica pesano per il 7,5% del totale; il 7% e at
tivo nel settore della lavorazione dei metalli, il
3,6% nell'industria di trasformazione dei minerali
non metalliferi ed il 3,2% in quella delle macchine
ed apparecchi di precisione. Infine, i settori della
chimica e della gomma coinvolgono complessiva
mente il 4,6% delle imprese che esportano, l'edi
toria il 2%, le costruzioni il2,1% e la categoria dei li
beri professionisti 1'1,9%.

n 21,1% delle imprese ha un fatturato annuo
aziendale compreso tra un miliardo e due miliardi e
mezzo di lire, mentre il 19,6% non raggiunge i 250
milioni di lire. Comunque, oltre il 65% delle impre
se esportatrici fattura meno di due miliardi e mez
zo annui. Per quanto riguarda la forma giuridica del
le imprese, emerge una prevalenza di societa di ca
pitale (51,2%), mentre il 28,5% e costituito da so
cieta di persone ed 18,7% da imprese individuali.

La propensione ad esportare delle imprese
industriali

Per valutare il grado di internazionalizzazione
del sistema delle imprese produttrici di merci e
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opportuno tuttavia restringere l'analisi al solo set
tore dell'industria in senso stretto, escludendo
quindi l'attivita di commercio, il quale, naturalmen
te, intermedia una parte rilevante delle esporta
zioni di beni prodotti nel Paese. Con riferimento
al 1995, le imprese del settore industriale con atti
vita di esportazione diretta ammontano a 93.393 e
rappresentano il 17,5% delle imprese attive nel
settore (Tavola 4.5).

n grado di internazionalizzazione e maggiore
per le imprese localizzate nelle regioni del Nord
ovest, 22,2% delle imprese attive e del Nord-est,
con una percentuale di imprese esportatrici del
21,1%. Al Centro le imprese esportatrici sono il
16,2% del totale, nel Mezzogiorno il 7,8%. Tra Ie
imprese di minori dimensioni (con meno di 10
addetti) e molto forte la propensione ad esporta
re per quelle operanti in Friuli-Venezia Giulia
(14,4%), Lombardia (14,2%), Veneto e Toscana
(13,4% per entrambe le regioni), Trentino-Alto
Adige (11,2%) e Marche (11,0%). Nel Mezzogiorno
la quota di imprese che esportano diventa rilevan
te soltanto se si passano a considerare le imprese
con pili di 10 addetti. Tra le unita di grandi dimen
sioni la propensione ad esportare e diffusa in ma
niera pili omogenea sui territorio nazionale e sol
tanto le imprese operanti nelle regioni insulari
continuano a discostarsi notevolmente dalle altre
ripartizioni.

All'interno del comparto manifatturiero le
imprese che vantano il maggior grado di interna
zionalizzazione sono quelle ad elevate economie
di scala, come le imprese chimiche (43,9%) e
quelle della lavorazione della gomma (37,8%) (Ta
vola 4.6). Tra i settori tradizionali i primi posti
sono occupati dalle imprese che operano nel
settore della meccanica (32,2%) e dei trasporti
(32,0%), le quali precedono quelle attive nella la
vorazione di pelli e cuoio (28,4%) e nella produ
zione di minerali non metalliferi (22,8%). Soltan
to il 17,9% delle imprese attive nei settori del
tessile e abbigliamento ed il 6,7% in quello del le
gno esportano. Queste cifre, tuttavia, si riferisco
no soltanto alle imprese che sono dirette espor
tatrici dei propri prodotti, mentre e noto che in
questi settori assumono un ruolo fondamentale
le organizzazioni (anche commerciali) operanti
in distretti industriali e che le aziende esportano
tramite reti di imprese. Infine, nel comparto ali
mentare risulta esportatrice 1'8,4% delle imprese
attive.
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Tavola, 4.5 - Imprese esportatrici nell'industria in senso stretto per. classe di addetti e regione (per
cento imprese attive dello stesso settore, regione e classe di addetti - Anno 1995)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE CLASSI DI ADDETTI
REGIONI 1-9 10-19 20- 49 100- 249

Totale
50 - 99 250- 499 500e pili

Nord-ovest 12,4 45,4 70,7 86,7 92,3 96,5 99,1 22,2
Piemonte 9,3 38,0 65,4 83,6 90,8 98,4 96,5 17,9
Valle d'Aosta 7,7 63,5 56,5 66,7 100,0 100,0 100,0 13,5
Lombardia 14,2 48,1 72,6 88,6 93,3 95,6 100,0 24,8
Laguria 8,2 39,3 67,3 67,6 79,5 100,0 95,2 13,1

Nord-est 11,9 41,0 65,2 86,4 93,5 94,5 93,6 21,1
Trentino-Alto Adige 11,2 45,1 71,2 88,6 92,3 100,0 100,0 19,5
Veneto 13,4 40,9 63,3 86,4 92,7 92,0 90,2 22,7
Friuli-Venezia Giulia 14,4 47,3 70,8 87,2 93,5 100,0 100,0 24,4
Ernilia-Romagna 9,9 39,3 65,8 85,9 94,7 %,1 93,7 18,6

Centro 10,0 39,2 57,9 75,3 85,3 89,8 98,6 16,2
Toscana 13,4 45,2 66,3 79,1 89,9 91,7 100,0 20,3
Umbria 6,6 27,7 47,8 67,9 86,8 83,3 100,0 11,8
Marche 11,0 39,0 57,4 81,8 87,7 92,6 100,0 19,0
Lazio 4,5 23,8 40,6 61,9 75,4 88,4 97,7 7,8

Sud 4,7 24,9 39,3 54,4 60,1 67,5 84,8 7,8
Abruzzo 5,5 26,2 40,4 59,7 70,8 64,7 100,0 12,0
Molise 3,1 19,1 26,4 50,0 80,0 100,0 6,0
Campania 6,8 29,2 45,0 61,1 68,0 71,4 100,0 10,2
Puglia 5,8 27,6 40,1 54,0 51,9 66,7 81,8 9,4
Basilicata 2,3 18,0 26,7 27,3 57,1 100,0 4,3
Calabria 2,3 13,1 23,7 38,5 44,4 66,7 100,0 3,1

Isole 2,8 19,5 33,9 43,9 45,1 53,8 50,0 4,7
Sicilia 3,2 21,6 34,9 47,6 42,9 83,3 66,7 5,1
Sardegna 1,9 14,6 31,8 37,7 48,5 28,6 3,7

Totale 10,0 40,1 62,3 80,7 88,4 92,7 96,9 17,5

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) e Indagine sui commercio con l'estero

La struttura regionale delle esportazioni delle
imprese industriali evidenzia che la ripartizione
cheregistra i valori massimi di fatturato esportato
(Tavola 4.7) e quella del Nord-ovest (49,9%), ed in
particolare la Lombardia. Seguono il Nord-est
(29,2%) con Veneto ed Emilia-Romagna in testa,
ed il Centro 05,4%), con il contributo predomi
nante della Toscana, derivante soprattutto dalle
imprese di minori dimensioni. Gli addetti delle
imprese che svolgono attivita di esportazione so
no pari al 60,3% degli occupati del settore indu
striale. La percentuale sale al 71,3% quando si rife
risce all'area del Nord-ovest ed al 61,2% in quella
del Nord-est, mentre al Centro scende al 53,3%
ed nel Mezzogiorno al 32,5%. La quota occupazio
nale assorbita dalle imprese esportatrici mostra
una notevole variabilita settoriale: il campo di va
riazione va infatti dall'89,9% nel settore della chi
mica al 29,3% in quello dellegno e del mobile.

162

4.3.2 Integrazione e permanenza delle im
prese sui mercato unico europeo nel
periodo 1993-96

L'analisi delle imprese esportatrici italiane e dei
flussi dei valori correnti di scambio del nostro
Paese rispetto agli altri paesi Ue consente una par
ziale verifica dell'integrazione delle imprese italia
ne nel mercato interno europeo negli ultimi anni;
parziale in quanto riguardante i soli flussi commer
ciali attivati verso gli Stati membri dell'Unione,
che rappresentano solo una parte, seppure rile
vante, delle modalita di integrazione produttiva. In
particolare, questo tipo di analisi esamina la conti
nuita dell'attivita di scambio e la presenza in mol
teplici mercati di sbocco, fornendo una misura
della competitivita e del grado di integrazione del
le nostre imprese nei confronti degli altri paesi
dell'Unione.
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Tavola 4.6 - Imprese esportatrici nell'industria in senso stretto per classe di addetti e settore di
attivita economica - Anno 1995 (per centa imprese attive della stessa settare e classe di
addetti)

SETTORI DI ATTIVITA. CLASSI DI ADDE1TI
Totale

ECONOMICA 1-9 10-19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 250 - 499 500 e pill

Industria estrattiva 5,7 17,7 35,3 36,1 75,0 50,0 66,7 10,2
Industria manifatturiera 10,0 40,3 62,6 80,9 88,5 92,7 97,1 17,6
Alimentari 4,3 29,7 56,7 75,8 83,3 89,7 93,5 8,4
Tessile abbigliamento 11,4 31,0 49,3 72,3 86,1 94,0 100,0 17,9
Pelli e cuoio 18,2 45,0 67,6 89,1 91,9 96,4 80,0 28,4
Legno 4,2 29,4 53,2 78,5 96,2 100,0 100,0 6,7
Carta e stampa 10,2 39,3 60,1 77,0 81,0 92,9 100,0 17,3
Raffinerie 5,4 11,5 25,0 68,8 57,1 90,9 100,0 16,9
Chimica 25,5 67,2 81,1 90,2 91,6 92,6 98,8 43,9
Gomma 21,7 54,8 77,8 91,7 97,0 100,0 100,0 37,8
Min. non metal!. 15,3 45,4 55,8 73,5 84,5 86,2 97,0 22,8
Metalli 7,2 32,0 55,2 76,4 85,0 91,6 96,0 14,3
Macch. e apparecchi 18,3 60,8 82,8 91,4 94,2 93,2 98,7 32,2
App. elettrici 6,8 40,7 61,4 78,5 87,8 93,5 94,1 13,2
Mezzi di trasporto 16,5 44,7 70,5 74,5 92,1 93,4 94,6 32,0
Altre 13,2 57,0 76,3 91,6 92,4 90,6 90,9 20,2

Totale 10,0 40,1 62,3 80,7 88,4 92,7 96,9 17,5

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) e Indagine sui cornmercio con I'estero

Tavola 4.7 - Esportazioni delle imprese dell' industria in senso stretto per classe di addetti e
regione - Anno 1995 (dati percentuali su valari a prezzi correnti)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE CLASSI DI ADDETTI
Totale

REGIONI 1-9 10-19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 250 - 499 500 e pill

Nord-ovest 36,0 35,4 40,5 43,4 45,8 49,1 63,3 49,9
Piemonte 7,4 6,0 8,7 9,3 10,2 13,8 27,2 15,6
Valle d'Aosta 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2
Lombardia 27,8 28,2 30,8 33,4 34,4 34,4 32,7 32,5
Liguria 0,8 1,1 1,0 0,6 1,0 0,7 3,2 1,7

Nord-est 28,5 29,7 32,4 36,2 37,1 35,6 18,9 29,2
Trentino-Alto Adige 1,2 1,1 1,5 1,9 2,3 1,9 0,8 1,5
Veneto 14,7 15,7 17,2 19,2 16,5 16,5 6,7 13,5
Friuli-Venezia Giulia 2,3 2,8 2,6 3,2 3,9 1,5 3,9 3,2
Emilia-Romagna 10,4 10,0 11,1 11,8 14,4 15,8 7,6 11,0

Centro 27,3 27,5 21,2 15,2 12,1 9,9 12,6 15,4
Toscana 19,8 21,1 15,2 7,7 5,9 4,9 3,4 8,2
Umbria 0,6 1,0 1,2 1,0 0,8 0,5 1,0 0,9
Marche 4,1 4,2 3,8 4,6 2,9 2,0 2,0 3,0
Lazio 2,9 1,2 1,1 1,9 2,5 2,5 6,2 3,4

Sud 8,1 7,5 5,8 5,3 4,9 5,4 5,1 5,5
Abruzzo 0,6 0,8 0,9 1,5 1,2 1,2 2,8 1,7
Molise 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1
Campania 3,2 2,4 2,4 2,0 2,1 1,6 0,3 1,6
Puglia 2,3 2,2 1,5 1,0 0,6 1,1 1,9 1,5
Basilicata 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,5 0,1
Calabria 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Isole 1,5 1,8 0,7 0,4 0,6 0,3 0,1 0,5
Sicilia 1,4 1,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3
Sardegna 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) e Indagine sui commercio con l'estero
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Ai fini dell'analisi si e adottata la suddivisione
dei soggetti passivi IVA che effettuano cessioni
(esportazioni) ed acquisti (importazioni) nei con
fronti dei paesi Ue in classi di fatturato, corrispon
denti alle soglie di valore previste per l'assolvi
mento degli obblighi di dichiarazione introdotti
can l'entrata in vigore del sistema Intrastat. In ba
se alla normativa vigente, ciascuna impresa pre
senta la dichiarazione Intrastat mensile se il valore
delle cessioni 0 degli acquisti intracomunitari rea
lizzati nell'anna precedente 0 di presunta realizza
zione nell'anno corrente supera i 150 milioni di li
re, trimestrale se tale valore e compreso fra 50 e
150 milioni di lire, annuale se e inferiore a 50 mi
lioni di lire.

Gli operatori che compilano gli elenchi riepilo
gativi annuali e trimestrali delle cessioni (Tavola
4.8) rappresentano mediamente, nel periodo
1993-96, il 55,7% del totale e realizzano, nel com
plesso, solo il 2,3% del valore totale delle vendite;
analogamente, per gli acquisti, questa gruppo rap
presenta il 66,7% delle unita che operano nell'arco
di un intero anno, can un valore degli acquisti pari
al 2,7%. Da queste prime indicazioni emerge quin
di una forte concentrazione del valore dei flussi di
interscambio commerciale.

La dinamica delle imprese che presentano la di
chiarazione Intrastat mensile e, sia per numero di
operatori sia per valore degli scambi, pili stabile,
nel tempo, rispetto a quelle delle altre due classi
(annuale e trimestrale). All'aumentare del fatturato
esportato cresce anche il numero di imprese che
attivano entrambi i flussi di scambio con gli Stati
membri dell'Unione: in particolare, per Ie impre
se che effettuano cessioni ed acquisti di valore
complessivo superiore a 150 milioni di lire annui,
circa il 52% delle imprese effettua i due tipi di tran
sazione e realizza un valore oscillante fra 1'81% e
1'83% del totale sia delle cessioni, sia degli acquisti.

Tra il 1993 e il 1996 si e assistito ad una costante
crescita del numero di imprese che effettuano
scambi con i paesi Ue e tale crescita si e verificata
sia per Ie imprese venditrici, sia per quelle acqui
renti, con dinamiche notevolmente differenziate
tra Ie tre diverse classi di operatori. D'altra parte,
la crescita del numero di operatori ha registrato
un generaIe rallentamento negli ultimi anni, pili
evidente per Ie imprese venditrici che presenta
no la dichiarazione Intrastat annuale e trimestra
Ie, ovvero per gli operatori che effettuano tran
sazioni di importo particolarmente ridotto. Nel
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1996, in particolare, si e verificato un calo dei
soggetti economici che effettuano la dichiarazio
ne annuale.

Permanenza delle imprese esportatrici sui
mercato unico

Una chiave di lettura efficace per valutare il gra
do di integrazione delle imprese esportatrici ita
liane (ci si riferisce qui aIle imprese esportatrici
che presentano la dichiarazione Intrastat mensile)
e costituita dall'analisi del numero medio di Paesi
in cui esportano Ie singole imprese, can riferi
menta in questa caso al biennio 1995-96; l'indica
tore utilizzato CIa permanenza media) sintetizza la
continuita di attivazione dei flussi di scambio,
esprimendo il numero medio di mesi dell'anno in
cui l'impresa ha effettuato transazioni.

La permanenza media (Tavola 4.9) e stata calco
lata rispetto a ciascun paese dell'Unione e si atte
sta, sia per il 1995 sia per il 1996, su un valore pari
a circa 10,6 mesi (II numero complessivo di im
prese che si osserva nella Tavola 4.9 risulta mag
giore di quello riportato in precedenza per effetto
delle duplicazioni derivanti dal fatto che un'im
presa, operando simultaneamente su pili mercati,
viene rilevata tante volte quanti sono i mercati con
cui attiva l'interscambio).

I dati di permanenza media pili elevati riguar
dano, per entrambi gli anni considerati, quattro
paesi relativamente "periferici" rispetto agli
orientamenti prevalenti nei flussi di esportazio
ne: Irlanda, Finlandia, Svezia e Danimarca, due dei
quali entrati a far parte dell'Unione nel 1995. Per
l'Irlanda si registra, inoltre, una ulteriore crescita
della permanenza media tra il 1995 e il 1996.

Le imprese operano mediamente su 5,9 merca
ti dei paesi Ue (Tavola 4.10); il numero media di
mercati esprime un data significativamente varia
bile per settori merceologici rna, in generale, rela
tivamente stabile nei due anni considerati. Le mag
giori variazioni negative del numero dei mercati si
osservano per i prodotti energetici (-5,90/0), i mez
zi di trasporto (-3,1%) e i prodotti chimici (-1,4%);
la maggiore variazione positiva si rileva per i pro
dotti alimentari e Ie bevande (+1,5%).

In conclusione, Ie imprese italiane presentano,
nelle classi superiori di fatturato esportato, un
elevato grado di integrazione commerciale can i
paesi Ue. Anche nel 1996, in corrispondenza di
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Tavola 4.8 - Imprese importatrici ed esportatrici e valore degli scambi da e verso i paesi Ue per
classe di valore annuo dell'interscambio - Anni 1993-1996 (dati in miliardi di lire correnti
e variazioni percentuali)

ANNI CESSIONI ACQUISTI
Imprese Var % Valore Var % Imprese Var% Valore Var %

TOTALE

1993 98.791 142.342 128.296 129.452
1994 103.412 4,7 165.657 16,4 134.292 4,7 154.273 19,2
1995 116.652 12,8 218.450 31,9 146.367 9,0 204.293 32,4
1996 119.579 2,5 215.740 -1,2 156.406 6,9 196.197 4,0

INTERSCAMBIO INFERIORE A 50 MILIONI ANNUl

1993 37.283 2.114 59.903 2.208
1994 44.971 20,6 2.111 -0,1 74.694 24,7 2.414 9,4
1995 52.913 17,7 2.711 28,4 81.889 9,6 2.848 18,0
1996 51.830 -2,0 2.131 -21,4 88.288 7,8 2.709 -4,9

INTERSCAMBIO COMPRESO TRA 50 E 150 MILIONI ANNUl

1993 12.644 1.932 17.289 1.623
1994 13.757 8,8 1.869 -3,2 17.244 -0,3 2.195 35,2
1995 15.165 10,2 2.313 23,8 18.529 7,5 2.413 10,0
1996 15.644 3,2 1.960 -15,3 19.470 5,1 2.245 -7,0

INTERSCAMBIO SUPERIORE A 150 MILIONI ANNUl

1993 48.864 138.296 51.104 125.622
1994 44.684 -8,6 161.676 16,9 42.354 -17,1 149.664 19,1
1995 48.574 8,7 213.426 32,0 45.949 8,5 199.031 33,0
1996 52.105 7,3 211.649 -0,8 48.648 5,9 191.242 3,9

Fonte: Istat, Indagine sui commercio con l'estero

Tavola 4.9 - Imprese esportatrici verso i paesi Ue e loro permanenza media, per paesi dell'Ue - Anni
1995-1996

1995 1996
PAES1 Imprese Permanenza Imprcse Perrnanenza

media (mesi) media (mesi)

Francia 34.588 10,24 36.645 10,23
Belgio e Lussemburgo 23.568 10,72 24.869 10,73
Paesi Bassi 20.614 10,82 21.876 10,84
Germania 37.159 10,11 39.388 10,14
Regno Unito 23.491 10,67 24.969 10,68
Irlanda 5.931 11,26 6.439 11,32
Danimarca 11.947 11,13 12.613 11,12
Grecia 19.104 10,66 20.820 10,68
Portogallo 15.383 10,90 16.504 10,92
Spagna 24.011 10,59 25.938 10,59
Svezia 12.032 11,16 12.971 11,16
Finlandia 8.827 11,27 9.571 11,26
Austria 22.303 10,80 24.060 10,78
Totale 258.958 10,64 276.663 10,65

Fonte: Istat, Indagine sui commercio con l'estero
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un ridimensionamento della crescita della do
manda interna nell'area De, nonche di una rivalu
tazione del cambio reale di notevoli dimensioni,
il numero delle imprese esportatrici verso l'area

comunitaria ha continuato a crescere, confer
mando Ie tendenze manifestatesi nel 1995, anna
di significativa crescita economica e svalutazione
del cambio reale.

Tavola 4.10 - Imprese esportatrici verso i paesi De per macrobranca (raggruppamenti NACE) e nume
ro medio di mercati di sbocco De - Anni 1995-1996

1995 1996
MACROBRANCHE Imprese Numero Imprese Nupero

dei mercati dei mercati

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.678 4,33 4.012 4,32
Prodotti energetici 406 7,41 469 6,97
Minerali ferrosi e non ferrosi 2.989 6,08 3.172 6,11
Min. e prodotti non metalliferi 5.283 5,84 5.675 5,83
Prodotti chimici 5.849 6,23 6.176 6,14
Prodotti metalmeccanici 22.886 6,00 24.808 6,00
Mezzi di trasporto 3.433 5,10 3.704 4,94
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 3.492 4,70 3.765 4,77
Prodotti tessili, cuoio, abbigliamento 13.990 5,98 14.640 6,00
Legno, carta, gomma, altri prodotti industr. 18.412 6,11 19.742 6,09
Totale 80.418 5,87 86.163 5,85

Fonte: Istat, Indagine sui commercio con I'estero
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Stabtlfta e ricambio delle imprese italiane che
scambiano prodotti nell'area comunitaria

Can riferimento alle imprese
che presentano la dichiarazione
Intrastat mensile, I 'analisi della
lora permanenza negli scambi in
tra-comunitari pUG essere effet
tuata anche sulla base del verifi
carsi omena dell'evento "cessio
ni" (esportazioni) a "acquisti"
(importazioni) in un singolo mese
rispetto al precedente. Il calcolo
della media annua delle imprese
entrate a uscite nei singoli mesi
dell 'anno, rapportato allo stock
totale delle imprese che effettua
no operazioni commerciali, for
nisce una misura del grado di
persistenza delle imprese negli
scambi can i paesi Ue.

Per le imprese esclusivamente
acquirenti, il flusso in entrata
(ouuero l'incidenza delle imprese

importatricipresenti in un mese e
assenti il mese precedente, sul
totale delle irnprese) mostra una
sistematica caduta, passando
dal 21,6% del 1993 al 14,6%
del 1996 (Tavola 4.11). Analoga
tendenza si riscontra per il flus
so in uscita (ovvero l'incidenza
delle imprese importatrici pre
senti in un mese e assenti il mese
seguente, sul totale delle impre
se), che passa dal 19% al
14,8%. Ne11996, quindi, ilflusso
in uscita supera quello in entra
ta, dando luogo ad una diminu
zione della stock di imprese im
portatrici mediamente attive
nell'anno.

Per le cessioni, si verifica una
netta caduta degli ingressi ira il
1993 e il1994. Successiuamente,

i tassi di ingresso delle imprese
esportatrici si attestano su un
valore di poco superiore al 10%,
mostrando comunque una ten
denza cedente. La caduta sue
cessiua al 1993 pUG essere attri
buita alla difficoltd di penetra
zione ulteriore delle imprese
nell'area comunitaria, una volta
incorporate l'effetto strutturale
dovuto al riallineamento del
cambia.

Le imprese che mensilmente
sono inserite sia sul circuito di
acquisto sia su quello di vendita
presentano andamenti phi simili
tra i tassi di ingresso e di uscita,
con un limitatissimo divario as
sociato ad una generale tenden
za al ridimensionamento dell'in
tensitd di entrambi i flussi.

Tavola 4.11 - Valori medi annui dei tassi mensili di entrata e di uscita negli scambi con i Paesi
De delle imprese che effettuano cessioni ed acquisti (dati percentuali)

ANN!

1993
1994
1995
1996

1993
1994
1995
1996

1993
1994
1995
1996

Nuove entrate su
100 imprese
esportatrici

ACQUISTI

21,6
15,6
14,8
14,6

CESSIONI

14,0
10,6
10,3
10,2

ACQUISTI+CESSIONI

27,3
21,3
19,8
19,2

Uscite su
100 imprese
importatrici

19,0
15,5
15,0
14,8

12,6
10,7
10,1
10,6

25,0
21,0
19,6
19,3

Ponte: Istat, Indagine suI commercia can l'estero
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Localizzazione delle imprese
nei censimenti da11951 a11991

(cartogrammi)





Cartogramma 4.1 . Concentrazione terrltoriale dell'occupazione (a)
nell'industria manlfatturiera per co m u ne - Censimento 1951
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Cartogranuna 4.2 . Concentrazione terrltoriale dell'occupazione (a)
nell'industria manufatturiera per comune . Censimento 1961
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Cartogramma 4.3 . Concentrazione territorlale dell'occupazlone (a)
nell'industria manufatturlera per co m un e . Censlmento 1971
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Cartogramma 4.4 - Co n cen trazio ne territoriale dell'occupazione (a)
nell'industria man ufatturie ra per comune - Censimen to 1981
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Cartogramma 4.5 - Co n ce n trazlo n e terrltoriale d e ll 'occu pazlo ne (a)
nell'industria manufatturiera per co m u n e - Ce nslme n to 1991
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Cartogramma 4.6 - Persistenza del comuni manufatturieri (a) nel censimenti
delle attivltii produttive dal1951 al1991
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5. Fattori rilevanti della competitivita

• In questi ultimi anni in tutti i paesi europei, ad eccezione del Regno Unito, l'orario settimanale abi
tuale pro capite risulta diminuito in agricoltura e, in misura minore, nei seruizi. Nell'industria, in
alcuni paesi (Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda e Portogallo), si registra una tendenza
all'aumento. Nel 1994 l'Olanda risulta il paese con il minore orario annuo effettivo per dipenden
te (1.446 ore). All'estremo superiore troviamo il Portogallo e la Grecia, con orari annui che supe
rano le 1.800 ore. In Italia l'orario annuale pro capite nelle piccole imprese risulta in media supe
riore di 40 ore rispetto aile grandi imprese che presentano pero una maggiore uariabilita dell'ora
rio nel tempo. Nell'industria, dal 1989 al 1995, si registra una crescita dell'orario pro capite par
ticolarmente forte nelle piccole imprese e nei settori alirnentare, tessile, del legno, meccanico e del
le costruzioni. L'orario epiuttosto stabile 0 in leggera diminuzione negli altri settori.

• Le imprese italiane si avvalgono di un 'ampia flessibilita -funzionale- e utilizzano largamente ora
ri e prestazioni lavorative atipicbe: illavoro su turni eutilizzato regolarmente dalla maggioranza
delle imprese, in particolare di grandi dimensioni. II lavoro notturno epiuttosto diffuso nelle gran
di imprese, meno frequente e, invece, il ricorso al lavoro nei giorni festivi. Lo strumento di flessibi
lita pill utilizzato dalle imprese continua ad essere illavoro straordinario.

• Nel19961a maggioranza dei lavoratori dipendenti delle imprese con almeno 10 dipendenti esta
ta assunta con contratti di lavoro atipici, in particolare con contratti a tempo determinato e di tipo
stagionale. Notevole e stato anche l'uso dei contratti diformazione e lavoro. Nelle imprese medio
grandi circa il 16-18% dei nuovi assunti nel 1996ea tempo parziale. II turnover occupazionale in
entrata e in uscita dalle imprese nel1996 estato notevole: i tassi di entrata e di uscita sono risul
tati particolarmente elevati nelle piccole imprese (25-26% circa) e i movimenti hanno coinvolto cir
ca un lavoratore su quattro.

• Nel biennio 1995-96, in circa i due terzi delle imprese industriali con almeno 500 addetti e in poco
meno del 50% di quelle di medie dimensioni, si e svolta contrattazione integrativa aziendale che
ha riguardato principalmente la retribuzione, l'organizeazione dellavoro e gli orari di lavoro. In
circa il 63-64% delle imprese medio-grandi che hanno sottoscritto accordi e nel 45% di quelle di
minori dimensioni sono stati introdotti premi di risultato.

• Nel1995 l'Italia occupa i120° posto con riferimento alia spesa per R&S in rapporto a PIL, con un
valore pari all'l%. Negli ultimi anni epeggiorato il cronico squilibrio della bilancia tecnologica
nazionale. Poco meno di un terzo delle imprese del settore dei servizi ha introdotto innovazioni
nel periodo 1993-95 mentre permangono importanti ostacoli all'introduzione dell'innouazione tee
nologica.

• I rapporti tra imprese e apparato pubblico sono largamente caratterizzati dall'adempimento di
obblighi amministrativi. L'incidenza media degli oneri complessiui per adempimenti amministrativi
sul totale dei costi aziendali epari all'l%. Con riferimento al costa del lauoro, i costi interni per
adempimenti amministrativi ne assorbono iI3,4%. 1142% delle imprese e ricorso nel1996 a for
me di intermediazione per svolgere adernpimenti amministrativi di natura fiscale, previdenziale 0

anche per ottenere autorizzazioni 0 agevolazioni.
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Introduzione

La flessibilita del mercato del lavoro, la capa
cita del sistema delle imprese di innovare e af
frontare la concorrenza e, pili in generale, l'ade
guatezza dell'intero sistema produttivo nell'af
frontare i rapidi cambiamenti strutturali che si
susseguono nelle moderne economie, sono fat
tori chiave per comprendere il successo 0 l'in
successo dei diversi paesi nella competizione
mondiale.

La forte variabilita qualitativa e quantitativa
delle differenti componenti della domanda in
terna ed estera implica da un lato un'offerta di
beni e servizi elastica e variabile in termini di
quantita, varieta, e qualita, dall'altro processi di
innovazione tecnologica e organizzativa che
consentono forti guadagni di produttivita. In
questo contesto il mercato del lavoro non puo
rappresentare un vincolo allo sfruttamento del
potenziale insito nelle nuove tecnologie 0 nella
riorganizzazione della produzione rna, al con
trario, deve consentire in modo efficiente e so
cialmente sostenibile l'incontro fra domanda e
offerta di lavoro. In questo capitolo si testimo
nia come il mercato del lavoro italiano si sia av
viato, ormai da alcuni anni, verso una considere
vole flessibilita quantitativa e funzionale all' in
terno delle imprese; a questa si e aggiunta pili re
centemente, e soltanto a livello aziendale, una
flessibilita retributiva. Attraverso accordi inte
grativi aziendali molte imprese italiane sono riu
scite, nell'ultimo biennio, a riorganizzare i pro
cessi produttivi anche attraverso importanti
modifiche nei cicli di produzione, nei turni e
negli orari di lavoro per aumentare produttivita
e cornpetitivita. D'altro canto, nel contesto
dell'integrazione monetaria dell'Unione euro
pea, anche il successo delle politiche dei redditi
nel determinare una bassa propensione infla
zionistica del sistema e ormai legato alla possi
bilita di una modulazione contrattata, a livello
microeconomico, delle dinamiche retributive e
dell'impiego della manodopera.

Oltre a questa, si affrontano due altre impor
tanti tematiche che condizionano il livello di
cornpetitivita del sistema delle imprese. Ci si ri
ferisce da un lato alle attivita innovative, viste sia
come impegno di risorse nella ricerca, sia co
me elemento importante della performance
delle imprese; dall'altro al rapporto tra impre-
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se e pubblica amministrazione come fattore
critico nella ricerca di livelli sistemici di effi
cienza.

11 problema dell'uso produttivo delle cono
scenze tecnologiche e uno dei temi centrali che
si pongono al sistema economico italiano nell'at
tuale fase di consolidamento e approfondimento
del mercato unico europeo. La soluzione di que
sto problema puo anzi essere collocata tra le sfi
de da raccogliere per evitare che il nostro Paese
sia confinato in una posizionedi secondo piano
nel contesto cornunitario. Permangono infatti
importanti ostacoli all'introduzione dell'innova
zione, soprattutto nel segmento delle piccole
imprese. Essi corrispondono ai vincoli tipica
mente riferibili alla piccola dimensione azienda
le: la forte avversione al rischio, i vincoli finanzia
ri, i vincoli informativi legati alla scarsa conoscen
za del mercato e quelli organizzativi. Questi ele
menti indicano le possibili direzioni da seguire
per interventi di policyche intendano rimuovere
tali ostacoli.

La crescente integrazione del sistema produt
tivodel nostro Paese nell'ambito del mercato
mondiale, ed europeo in particolare, richiede
inoltre che la competitivita assuma sempre di pili
un carattere sistemico, coinvolgendo quindi non
solo le imprese che si confrontano direttamente
con i competitori internazionali, sia sul mercato
interne sia su quelli esteri, rna anche i settori che
forniscono servizi intermedi. La loro efficienza
permette di accelerare il processo innovative ed
aumentare la competitivita del sistema produtti
YO; la loro inefficienza accentua le difficolta nel
conseguire pili elevati livelli di concorrenzialita.

In un ambito competitivo, anche l'efficienza
del sistema amministrativo - sia dal punto di vista
delle strutture sia per quanto riguarda il grade di
"accessibilita" del sistema normative - assume una
importanza talvolta decisiva nel determinare non
solo il livello di competitivita delle singole impre
se, rna anche le scelte imprenditoriali orientate al
la creazione di nuove attivita. Di conseguenza, il
rapporto tra imprese e pubblica arnministrazio
ne va sempre pili assumendo un ruolo essenziale.
Se, infatti, i servizi privati rivolti alle imprese risul
tano soggetti a crescenti pressioni competitive,
con positivi effetti sulla qualita e sui costi dei servi
zi resi alle unita produttive, i rapporti tra imprese
e apparato pubblico sono largamente caratteriz
zati dall'adempimento di obblighi amministrativi.
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5.1 Orari, retribuzioni e flessfbflita del la
voro nelle imprese

5.1.1 Gli orari di lavoro: la situazione in
Italia ed un confronto internazionale

Negli ultimi anni il dibattito sull'orario di lavoro
ha ripreso vigore in tutta Europa e nei paesi OCSE.
Da un lata, e cresciuta l'importanza che viene at
tribuita dalle imprese alla flessibilita dell'orario di
lavoro come elemento per incrementare la com
petitivita e l'orario stesso e divenuto un elemento
chiave nella contrattazione fra imprese e lavorato
ri; d'altro lata in alcuni paesi europei, di fronte alla
ampiezza della disoccupazione, si sana fatte pro
paste di riduzione dell'orario in vista di una redi
stribuzione del lavoro. Per altro verso, in alcuni
paesi anglosassoni la crescita degli orari individua
li per alcune categorie di lavoratori ha superato li
miti di guardia e ha sollevato preoccupazioni per
le possibili conseguenze sulla vita familiare e so
ciale degli individui.

La durata dellavoro e le modalita in cui 10 stesso
viene prestato sana l'elemento chiave sia del fun
zionamento delle imprese e dell'intero sistema
produttivo, sia dell'organizzazione della vita quoti
diana degli individui. La questione dell'orario, quin
di, coinvolge strettamente aspetti economici e so
ciali di rilevanza generale. Per questa motivo, nella
gran parte dei paesi la durata massima dellavoro ha
avuto, in genere, una regolamentazione legislativa,
mentre l'organizzazione e le modalita di utilizzo
dellavoro sana state in genere oggetto di contrat
tazione fra sindacati dei lavoratori e imprese.

Le regolamentazioni legate al tempo di lavoro sa
na complesse e piuttosto disomogenee tra paesi. In
genere si tende a regolamentare una serie di aspetti
di base come, ad esempio, le are contrattuali di la
voro (che consentono anche di stabilire Ie ore di
straordinario), le ore massime di straordinario con
sentite, il limite massimo delle ore lavorabili (gene
ralmente uguale alle are contrattuali piu le are di
straordinario consentite), gli incentivi sullo straordi
nario, ecc. La Tavola 5.1 mostra come queste regola
mentazioni differiscano sensibilmente tra paesi.

Una Direttiva della Commissione europea adot
tata nel1997 ha stabilito che l'orario media di lavoro
settimanale, incluso 10 straordinario, non pUG supe
rare le 48 are. In alcuni paesi come l'Irlanda, la Dani
marca e il Regno Unito non si segue un approccio
regolamentato sull'orario di lavoro, eccetto che per
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casi specifici. Questa circostanza, tra l'altro, ha fino
ra impedito l'introduzione di un "Capitola sociale"
nei trattati dell'Unione europea. In altri paesi, come
Francia, Germania, Portogallo e Spagna, l'orario di
lavoro e particolarmente regolamentato, mentre
nel resto dell'Europa e anche in Italia si applica un
approccio misto in cui la contrattazione collettiva
ha il principale malo di regolare la durata e l'orga
nizzazione dellavoro all'interno dell'impresa.

Negli ultimi anni, in vari paesi dell'Ue si sana
susseguite iniziative e accordi volti alla riduzione
dell'orario di lavoro e alla promozione di orari fles
sibili sia a livello collettivo, sia a livello individuale.
In Francia e in Belgio, le autorita si sana attivate nel
ridurre la settimana di lavoro di riferimento, ridu
cendone la durata legale tramite un accordo che
prevede che una parte del pagamento della straor
dinario vada a favore della sicurezza sociale. Esem
pi di contrattazione collettiva su modalita flessibili
di orario si registrano in Francia, Belgio, Olanda e
Danimarca. In Germania, sin dalla meta degli anni
'80, e stata proposta dai sindacati la riduzione
dell'orario di lavoro standard a livello settoriale.
Esempi di contrattazione individuale si registrano
invece sia in Svezia, dove si sana sviluppati il lavo
ro part-time e forme innovative di ritiro dallavoro
(anna sabbatico, per formazione ecc.) e di abban
dono graduale, sia in Olanda dove si registrano le
piu alte quote di occupati part-time in Europa.

L'orario di lavoro ha seguito una tendenza di
lungo periodo verso la riduzione in tutti i paesi si
no alla fine degli anni '70. L'enorme crescita della
produttivita del lavoro ha consentito, in poco piu
di un secolo, di dimezzare Ie ore lavorate ogni an
na. Piu recentemente, la tendenza alla riduzione si
e interrotta e in alcuni paesi (Stati Uniti e Regno
Unito) si e addirittura invertita. La diminuzione
della spinta alla riduzione dell'orario si e accompa
gnata can un incremento della flessibilita degli
orari e delle prestazioni lavorative atipiche.

Seppure di fondamentale importanza per
l'analisi economica e sociale e per l'orientamento
delle politiche economiche, le informazioni stati
stiche sulla durata del lavoro sana ancora oggi re
lativamente scarse e non facilmente comparabili
fra paesi. I concetti e le definizioni utilizzabili per
rilevare le informazioni sull'orario di lavoro sana
numerose: le ore contrattuali di lavoro, l'orario
abituale, le are di lavoro remunerate rna non lavo
rate, le ore effettivamente lavorate, Ie ore di
straordinario non pagate. Inoltre, le informazioni

171



LA SITUAZIONE DEL PAESE

Tavola 5.1 - Limiti legislativi sull'orario di lavoro settimanale contrattuale

ORARIO MASSIMO LEGALE

Accordi are are di Limite massimo di Incentivi per ore di
PAESI collettivi settimanali straordinario ore settimanali straordinario

contrattuali settimanali

Austria (a) 36 - 40 40 5 - 00 per 12 50 - (60 in alcune 50%
settimane per anno) circostanze)

Belgio (b) 38 40 10 50 50% per ore lavorate nella
settimana, 100% per ore lavorate

nel fine settimana

Canada (c) 35 - 40 40 - 48 generalmente 50%

Danimarca (d) 37 37 48 50% per 10 ora, con incremento
costante

Francia 39 39 9 48 25% per prime 8 ore, poi 50%

Germania (e) 35 - 39 48 12 60 25%

Giappone 40 - 44 40 25%

Grecia 40 40 8 48 25% per prime 60 ore
annuali,50%

per le seconde 60 ore

Irlanda 38 - 40 48 12 60 25%

ltalia(O 36 - 40 48 12 60 10%+15% per fondo
disoccupazione

Olanda (g) 36 - 40 45 15 60 nessuna legislazione

Portogallo (h) 35 - 44 40 12 54 50% per 10 ora, poi 75%

Regno Unito 34 - 40 contrattazioni collettive

Spagna 38 - 40 40 2 - (media 80 47 nessuna legislazione
ore per anno)

Stati Uniti CO 35 - 40 40 50%

Svezia (l) 40 40 12 - (limite 200 48052 nessuna legislazione
ore per anno)

Fonte:OCSE
(a) Accordi collettivi consentono 10 ore di strordinario addizionale (es. in hotel e ristoranti 0 servizi nei trasporti). Accordi

aziendali possono consentire alcune ore di straordinario durante 12 settimane fino a 60 ore settimanali per evitare gravi crisi
aziendali. L'ispettorato del lavoro PUQ permettere un numero maggiore di ore di straordinario

(b) L'orario settimanale contrattuale deve essere mantenuto in media per il periodo di riferimento specificate. II periodo di rife
rimento e legalmente un trimestre, con la possibilita di coprire l'intero anno da un accordo collettivo. II limite massimo di
straordinario concesso e di 65 ore per trimestre

(c) Le ore settimanali contrattuali variano da 40 ore in alcune provincie a 48 ore in altre
(d) Le ore settimanali contrattuali di 37 ore e gli incentivi sullo straordinario sono stati stabiliti attraverso contrattazioni collettive
(e) Le ore settimanali si ripartiscono su 6 giorni. Lo straordinario e limitato a un massimo di 2 ore giornaliere
(0 Le ore settimanali si ripartiscono su 6 giorni. Lo straordinario e limitato a un massimo di 2 ore giornaliere
(g) Seppure il limite massimo di ore settimanali e di 60 ore, la media su 13 settimane non deve superare Ie 48
(h) Le ore settimanali si ripartiscono su 6 giorni. Lo straordinario e limitato a un massimo di 2 ore giornaliere. II limite annuo di

ore di straordinario e di 200
(i) I dati si riferiscono solo ai lavoratori che ricevono una paga oraria
(l) II limite mensile di straordinario e di 48 ore (da accordi collettivi) da ripartire equamente nelle 4 settimane
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possono riferirsi a intervalli temporali diversi:
settimana, mese, anno. Le differenze pili rilevanti
dipendono soprattutto dal tipo di fonte che vie
ne utilizzata, che risente della diversa copertura
(in termini di settori e di categorie di lavoratori
interessati), della possibile esclusione 0 inclusio
ne del tempo retribuito e non lavorato, delle as
senze per malattia.

L'indagine armonizzata sulle forze di lavoro a li
vello Ue rileva due informazioni distinte: orario
settimanale abituale e orario settimanale effettivo.
La prima considera le ore normalmente lavorate
incluse le ore normalmente lavorate di straordina
rio; la seconda le ore effettivamente lavorate du
rante la settimana di riferimento dell'indagine,
escludendo le eventuali ore di congedo, di malat
tia, ecc. Dalle definizioni si deduce che l'orario
abituale e, in generale, superiore 0 uguale all'orario
effettivo, rna un'analisi comparata tra le due serie
per alcuni paesi mostra come, in alcuni casi (Fran
cia, Germania e Belgio), l'orario effettivo sia siste
maticamente pili alto dell'orario abituale. Una
spiegazione potrebbe essere legata ad una diversa
interpretazione dell'orario di lavoro da parte degli
intervistati dell'indagine sulle forze di lavoro, i qua
li identificano l'orario abituale con l'orario con
trattuale e l'orario effettivo con l'orario abituale.
Entrambi questi indicatori mostrano scarsa sensi
bilita al ciclo economico. In caso di confronti in
ternazionali tra le due definizioni e da preferire
l'orario abituale in quanto presenta il vantaggio di
non essere influenzato da speciali caratteristiche
legate ai contratti nazionali di lavoro, come il nu
mero di giorni di congedo. Sulla base dei dati del
le forze di lavoro e di alcune informazioni arnmi
nistrative, l'Eurostat stima in modo indiretto il nu
mero di ore annuali effettivamente lavorate pro
capite nei diversi paesi dell'Ue, che dovrebbe
consentire di ottenere una informazione maggior
mente comparabile a livello internazionale. AIle
ore settimanali abitualmente lavorate vengono
sottratte le ore settimanali di "assenza" (definite.
come quelle che il lavoratore avrebbe dovuto la
vorare nella settimana di riferimento, rna in cui,
per vari motivi, e risultato assente) stimate in base
ad informazioni amministrative, ottenendo COS! le
ore settimanali effettivamente lavorate. Attraverso
complessi calcoli che tengono conto del diverso
numero di giorni di vacanza e di congedo nei di
versi paesi, le ore settimanali effettivamente lavo
rate vengono riportate su base annua.
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Nell'Unione europea, sulla base dei dati della ri
levazione sulle forze di lavoro, si puo osservare che
dal 1983 la media dell'orario di lavoro settimanale
abituale e, in maniera non costante, in leggera dimi
nuzione in tutti i paesi, tranne che nel Regno Unito.
La riduzione nell'orario settimanale avvenuta nel
periodo 1983-1997 e particolarmente lieve, soprat
tutto in termini relativi rispetto alle tendenze stori
che precedenti.

Da un confronto dell'orario abituale tra occu
pati dipendenti nei vari paesi europei (Tavola 5.2),
nel periodo preso in considerazione emergono
tre distinti gruppi di paesi:

- quelli con una media delle ore di lavoro abi
tuali superiore a 40 ore (Grecia, Spagna, Irlanda,
Portogallo, Regno Unito);

- quelli che sono passati sotto questa soglia du
rante il periodo considerato (Danimarca, Olanda,
Germania e Lussernburgo),

- quelli che sono stati sotto di essa fin dal 1983
(Belgio, Francia, Italia).

La differenza tra il paese con la media pili bassa,
il Belgio e quello con la media pili alta, il Regno
Unito, tende ad aumentare nel tempo, passando
da uno scarto di circa 4 ore nel 1983 ad uno scarto
di oltre 5 ore negli ultimi due anni.

Un'analisi dell'orario settimanale abituale dei la
voratori a "tempo pieno per macrosettori di attivita
economica (Tavola 5.3) evidenzia l'agricoltura come
il settore con l'orario pili lungo, superiore a volte al
le 50 ore settimanali (Regno Unito e Irlanda) e quasi
mai inferiore alle 40 ore (fa eccezione il Belgio),
mentre i servizi presentano, in generale, l'orario pili
breve, con un massimo di 43,6 ore registrato nel Re
gno Unito nel 1997. Eccezioni sono rappresentate
daIl'Italia, dove l'orario in agricoltura non presenta
sostanziali differenze con il settore dell' industria,
dalla Germania e dalla Danimarca, dove l'orario nei
servizi e pili lungo rispetto a quello dell' industria.

Le differenze tra paesi sono pili marcate nel
settore primario, con uno scarto massimo di circa
10 ore, mentre negli altri due settori questo si ri
duce a circa 3 ore. La differenza di ore settimanali
fra industria e servizi appare in Italia, sia nel 1983
sia nel 1997, nettamente pili accentuata che nella
media dei paesi europei. Nel settore dei servizi
l'Italia presenta l'orario pili breve. Rispetto ad altri
paesi europei, le differenze di ore settimanali abi
tualmente lavorate dai dipendenti a tempo pieno
nei servizi sono da ricondurre a quelle riscontrabi
li principalmente per i pubblici dipendenti e, in
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Tavola 5.2 - Orario settimanale abituale dei lavoratori dipendenti a tempo pieno - Anni 1983-1996

ANNI Belgio Germania Danimarca Spagna Francia Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Olanda Portogallo Regno Unite

1983 38,6 40,8 40,5 (a) 39,7 41,0 40,2 39,2 40,0 41,0 (a) 42,3
1984 38,1 40,8 40,3 (a) 39,6 40,6 40,2 39,0 39,9 (a) (a) 42,6
1985 38,1 41,0 40,6 (a) 39,5 40,7 40,4 38,8 39,8 41,6 (a) 42,9
1986 38,3 40,8 40,6 (a) 39,5 40,3 40,6 38,7 39,8 (a) 42,3 43,2
1987 38,0 40,7 39,8 41,1 39,8 40,3 40,5 38,7 39,8 39,4 42,3 43,2
1991 38,0 40,0 38,4 40,5 39,7 40,3 40,4 38,7 39,8 38,9 41,5 43,4
1992 38,2 39,9 38,8 40,6 39,7 40,5 40,3 38,4 39,7 39,4 41,3 43,4

1993 38,0 39,7 38,8 40,5 39,8 40,6 40,1 38,5 39,8 39,4 41,2 43,4

1994 38,2 39,7 39,1 40,5 39,9 40,5 40,0 38,5 39,8 39,4 41,2 43,6

1995 38,4 39,7 38,9 40,7 39,9 40,3 40,2 38,4 39,5 39,5 41,2 43,9
1996 38,3 40,0 38,7 40,6 39,8 40,4 40,4 38,6 39,5 39,4 41,2 43,9

Fonte: Eurostat, Rilevazione sulle forze di lavoro
(a) Dato non disponibile

Tavola 5.3 - Orario settimanale abituale dei lavoratori dipendenti a tempo pieno per settori di attivita
economica - Anni 1983 e 1997

AGRICOLTURA INDUSTRIA SERVIZI
PAESI 1983 1997 1983 1997 1983 1997

Belgio 42,4 40,9 39,1 38,9 38,3 38,0
Germania 45,8 42,7 (a) 40,5 39,3 (a) 41,1 40,4 (a)
Danimarca 46,8 44,4 (a) 40,3 38,2 (a) 40,4 38,8 (a)
Grecia 48,5 46,7 (a) 41,8 41,4 (a) 40,1 39,9 (a)
Spagna 45,1 (b) 43,9 40,5 (b) 40,9 41,1 (b) 40,3
Francia 42,1 40,8 39,7 39,9 39,6 39,6
Irlanda 47,4 48,9 (a) 40,8 41,1 (a) 39,5 39,7 (a)
ltalia 40,4 40,6 40,5 40,3 38,0 37,2
Lussemburgo 48,2 44,9 (a) 40,2 40,1 (a) 39,8 39,2 (a)
Olanda 42,9 40,5 40,6 39,2 41,2 39,2
Portogallo 48,2 (c) 48,0 43,7 (c) 42,0 40,4 (c) 39,9
Regno Unito 49,3 47,4 42,6 44,6 41,9 43,6

Media non ponderata 45,6 44,1 40,9 40,5 40,1 39,7

Fonte: Eurostat, Rilevazione sulle forze di lavoro
(a) Dato riferito al 1996
(b) Data riferito al 1987
(c) Dato riferito al 1986

secondo luogo, per i trasporti e comunicazioni e
gli altri servizi.

Le tendenze dell'orario nel tempo variano con
siderevolmente a seconda dei settori e dei paesi:
in tutti i paesi nei settori dell'agricoltura e, seppu
re in misura minore dei servizi, con l'eccezione
del Regno Unito, l'orario settimanale tra il 1983 e il
1997 risulta diminuito; di contro l'orario tende a
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crescere nell'industria in molti paesi (Spagna,
Francia, Regno Unito, Irlanda, Portogallo).

I confronti internazionali sull'orario di lavoro
part-time, per quanta presentino informazioni
pili dettagliate e sistematiche rispetto ad altre for
me di orari atipici, sono limitati da problemi defi
nitori. In generale, i paesi dove questa forma di
orario e relativamente comune, le persone che si
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identificano come lavoratori part-time dichiarano
un numero di ore abitualmente lavorate pari a 30 0

superiore, mentre nei paesi dove questa tipo di la
voro e meno diffuso, una consistente quota di per
sone che si identificano come lavoratori full-time
dichiarano di lavorare abitualmente un numero di
ore inferiore a 30. In Italia, per esempio, la catego
ria degli insegnanti, nel misurare le proprie ore di
lavoro settimanale, fa riferimento a quelle di do
cenza ( inferiori a 30 ore settimanali), rna non si
considerano lavoratori a tempo parziale. La setti
mana lavorativa pili breve, sotto le 20 ore settima
nali, si registra in Olanda, Danimarca, Spagna, Re
gno Unito e Irlanda. La settimana lavorativa pili
lunga si registra in Italia, seguita dal Portogallo e
dalla Grecia. L'orario di lavoro abituale part-time
registra una tendenza sostanzialmente stazionaria
in tutti i paesi, tranne in Italia e in Portogallo, dove
risulta in leggera crescita.

In generale, per Ie donne l'orario di lavoro full
time tende ad essere inferiore rispetto a quello de
gli uomini: Ie differenze maggiori si registrano nel
Regno Unito, con una differenza media pari a 5
ore settimanali, in Irlanda, Italia e Portogallo con
differenze medie superiori a 3 ore settimanali. Le
differenze di orario part-time tra maschi e femmi-
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ne evidenziano situazioni piuttosto eterogenee tra
paesi (Figura 5.1). Infatti, Danimarca, Gerrnania e
Regno Unito registrano orari pili lunghi per le
donne; Belgio, Spagna e Francia non registrano
sostanziali differenze; Lussemburgo, Italia e Por
togallo presentano orari pili lunghi per gli uomini,
con differenze superiori alle 7 ore.

La situazione delle donne italiane, rispetto al re
sto dell'Europa, evidenzia come ad orari piuttosto
brevi nel tempo pieno si associno orari relativa
mente pili lunghi per il tempo parziale.

Sulla base dell'indicatore costruito dall'Eurostat
che integra l'orario abituale con alcune inforrna
zioni di natura amministrativa, e possibile con
frontare Ie ore annuali pro capite effettivamente
lavorate nei diversi paesi dell'Ue (Tavola 5.4). In
particolare, si osserva che per il complesso dei di
pendenti nel 1994 l'Olanda, con 1446 ore annue, e
il paese con orario annuo effettivo pili basso. Se
guono, ad una certa distanza, alcuni paesi con ora
ri inferiori alle 1600 ore: Germania, Danimarca,
Francia e Belgio. L'Italia, il Regno Unito e il Lus
semburgo si situano in una fascia tra le 1680 e le
1700 ore annue, mentre all'estremo superiore tro
viamo il Portogallo e la Grecia con orari annui che
superano le 1800 ore.

Tavola 5.4 - Ore annuali effettivamente lavorate per dipendente - Anni 1983 e 1994 (a)

OCCllPATI OCCllPATl
TOTALE occurATI A TEMPO PlENO A TEMPO PARZIALE

PAESl 1983 1994 1983 1994 1983 1994

Belgio 1673,4 1603,3 1740,3 1718,3 930,0 942,6
Germania 1612,5 1568,0 1840,0 1767,0 956,7 877,6
Danimarca 1702,7 1589,5 1810,2 1743,1 915,7 845,6
Grecia 1820,3 1802,8 1853,2 1831,8 1136,1 1035,9
Spagna 1785,4 (b) 1740,8 1831,7 (b) 1807,3 859,8 (b) 799,5
Francia 1702,7 1589,5 1786,1 1792,4 943,2 1007,8
lrlanda 1820,8 1737,6 1871,0 1856,0 957,7 865,6
ltalia 1723,9 1682,0 1748,6 1718,5 984,6 1103,7
Lussemburgo 1725,6 1697,1 1778,2 1766,8 933,6 903,1
Olanda 1653,9 1446,5 1872,7 1798,8 816,6 822,8
Portogallo 1871,1 (c) 1817,6 1906,0 (c) 1856,4 881,7 (c) 960,0
Regno Un ito 1686,3 1682,5 1906,8 1966,7 811,8 794,4

Media non ponderata 1731,6 1663,1 1828,7 1801,9 927,3 913,2

Fonte: Eurostat
(a) I dati si riferiscono all'industria e ai servizi privati. L'agricoltura e gli occupati indipendenti sono esclusi per evitare possibili

distorsioni nei dati
(b) Dato riferito al 1987
(c) Dato riferito al 1986
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Figura 5.1 - Orario settimanale abituale dei lavoratori dipendenti (a)

MAScm
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Portogallo Lussemburgo

Irlanda Italia
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Spagna Francia
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Olanda Germania
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Belgio Danimarca

30 35 40 45 50 0 10 20 30 40 50

FEMMINE
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Fonte: Eurostat, Rilevazione sulla forze di lavoro
(a) Portogallo: dato riferito al 1986. Spagna: dato riferito al 1987.
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Considerando solo il lavoro a tempo pieno, Bel
gio, Italia e Danimarca hanna gli orari annui pili bre
vi. Il Regno Unito, conoltre 1966 are pro capite nel
1994 si conferma come il paese can gli orariannuali
effettivi a tempo pieno pili lunghi, superiori ai valo
ri stimati dall'OCSE per gli USA0950 are) e il Giap
pone (900). Nel1994 le are effettivamente lavorate
in Italia dai dipendenti a tempo pieno sarebbero
state 1718, circa 80 are in meno rispetto alla media
(non ponderata) dell'Europa a 12 nella stesso anna.
Al contrario i lavoratori italiani a tempo parziale la
vorerebbero 1103 are annue, oltre 190 ore in pili ri
spetto alla media europea.

A prescindere dai problemi metodologici nella
costruzione degli indicatori sull'orario e dalla loro ef
fettiva confrontabilita spaziale emergono comunque
significative differenze all'intemo dell'Ue nella durata
del lavoro in termini sia di livello, sia di variazioni. I
principali fattori che spiegano tali differenze sana i
diversi livellidi crescita della produttivita e le differen
ti preferenze dei lavoratori: la continua crescita della
produttivita puo, infatti, essere goduta in termini di
maggiore tempo libero a parita di retribuzione a di
maggiore remunerazione dellavoro a parita di orario.
La Commissione europea, sin dal1977, effettua perio
dicamente delle indagini specifiche sul mercato del

5. FATTORI RILEVANTI DELLA COMPETITIVITA

lavoro, che consentono di analizzare le preferenze
dei lavoratori in questa campo. Nella Tavola 55 sono
riportate lepreferenze dei lavoratori sull'orario e sul
la retribuzione nel1985 e nell994. In generale, in en
trambi gli anni le persone intervistate preferiscono
un incremento di salario rispetto ad una riduzione
dell'orario di lavoro, anche se la media europea mo
stra una tendenza verso un deciso incremento delle
preferenze per una riduzione dell'orario.

In particolare, nel 1994 la Danimarca e l'Olanda
sana i paesi in cui la quota di lavoratori che prefe
rirebbero una riduzione d'orario e pili alta (rispet
tivamente 66% e 52%). Tranne la Grecia e la Spagna,
dove aumentano le preferenze per un incremento
di retribuzione, e l'Italia, dove le risposte nel 1985
e nel 1994 appaiono sostanzialmente simili, in tutti
gli altri paesi crescono notevolmente le preferen
ze verso una riduzione di orario, soprattutto in
Portogallo, Irlanda, Regno Unito e Danimarca. Tra
l'incremento delle preferenze a favore della ridu
zione d'orario e l'effettiva riduzione d'orario verifi
catasi nel periodo in esame si manifesta una, sep
pur debole, correlazione inversa. Cia indica che i
paesi in cui sana cresciute Ie preferenze verso la
riduzione dell'orario di lavoro hanna effettivamen
te vista ridurre di pili l'orario effettivo.

Tavola 5.5 - Preferenze dei lavoratori sull'orario di lavoro e sulle retribuzioni nell'Unione europea 
Anni 1985 e 1994 (a)

PERCENTUALE DI LAVORATORI CHEPREFERISCONO OREMEDIE ANNUE

SALARIO PIU ELEVATO ORARIO PIUBREVE PEROCCUPATO

PAESI Rapporto Rapporto Rapporto
1985 1994 1994-1998 1985 1994 1994-1998 1985 1994 1994-1998

Belgio 58 48 0,83 36 40 1,11 1.643 1.603 0,98
Danimarca 38 32 0,84 51 66 1,29 1.586 1.568 0,99
Francia 62 53 0,85 34 40 1,18 1.696 1.670 0,99
Germania Cb) 56 54 0,96 30 34 1,13 1.674 1.590 0,95
Grecia 68 84 1,24 26 14 0,54 1.803 1.803 1,00
Irlanda 78 59 0,76 19 37 1,95 1.815 1.747 0,96
ltalia 55 54 0,98 39 39 1,00 1.710 1.682 0,98
Oanda 46 43 0,93 47 52 1,11 1.654 1.447 0,87
Portogallo 82 58 0,71 11 35 3,18 1.871 Cc) 1.847 0,99
Spagna 64 70 1,09 31 24 0,77 Cd) 1.741 Cd)
Regno Unito 77 62 0,81 19 32 1,68 1.684 1.683 1,00

Media non ponderata 62 56 0,90 31 38 1,20 1.696 1.671 0,99

Fonte: I dati sulle preferenze provengono dall'indagine ad hoc sui mercato dellavoro della Commissione europea (1986,1995). I
dati sulle are annue lavorate sana calcolati dall'Eurostat can un metoda comune a tutti paesi

(a) I totali di riga per ciascun anna non sana pari a 100 perche escludono Ie persone incerte (incapaci di scegliere tra pili salario e
meno orario) e i non rispondenti

Cb) Solo regioni occidentali
(c) Data riferito al 1996
Cd) Data non disponibile

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1997 177



LA SITUAZIONE DEL PAESE

Caratteristiche strutturali e cicliche
dell'orario di lavoro effettivo in Italia
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uariabilitd dell'orario nel tempo.
Evidentemente, nei processi di ag
giustamento ciclico nelle imprese
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ruolo pia rilevante le variazioni oc
cupazionali, mentre nelle imprese
pia grandi, dove c'e minore flessi
biiitd in termini diflussi occupazio
nali, risulta malta importante la
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Fonte: Istat, Rilevazione suI sistema dei conti delle imprese (SCI)
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Figura 5.2 - Ore annuali pro capite effettiva.mente lavorate
dai dipendenti neUe imprese deU'industria per
classe di addetti - Anni 1989-1995

1993, e raggiunge le 55-60 are.
Seppure influenzata dajattori ci
clici, essa dipende da jattori
strutturali ed e attribuibile pro
babilmente ad almena tre cause:

- una maggiore disponibilita
della rnanodopera verso la jles
sibilitd del lavoro nella piccola
impresa, che javorisce livelli di
orari pro capite stabilmente pia
elevati;

- la maggiore sindacalizza
zione della manodopera nelle
grandi imprese,

- una diversa incidenza del
l'assenteismo, che colpisce mag
giormente la grande impresa.

Se il livello delle are lavorate
nel complesso delle imprese indu
striali e costantemente pia eleva to
in quelle di dimensioni minori, in es
se si osserva anche una minore

1660 ........ /

Alcune indagini sulle imprese
consentono di rilevare le are ej
jettivamente lavorate annue a
mensili pro capite. Tali injorma
zioni dovrebbero essere pia pre
cise di quelle rilevate dal lata
delle jamiglie percbe derivano
dai registri interni delle imprese.
Tuttauia non sempre coprono
tutti i settori dell'economia a tut
te le figure projessionali e, per
definizione, escludono il lavoro
indipendente. Purtroppo tali
injormazioni non sana omogenee
a livello internazionale e quindi
non sana jacilmente cornparabili,
ma sana utilizzabili per analiz
zare alcune caratteristiche cicli
che e strutturali dell '0rario nei
singoli paesi. Bencbe, negli ultimi
anni, in Italia a livello contrattua
le non si siano uerificate sostan
ziali modifiche dell'orario di la
voro annuale, notevole estata la
uariabilitd degli orari effettivi nel
periodo 1989-1995 a causa
dell'andamento ciclico dell 'eco
nomia, dell'uso della straordina
rio e di alcune jattori come l'as
senteismo. Considerevole e an
che la uariabilita dell'orario an
nuo a livello settoriale e dimen
sionale: ad, esempio, nell'indu
stria, in tutti gli annipresi in con
siderazione, l'orario annuo di la
voro risulta inversamente corre
lata alla dimensione d'irnpresa in
periodi sia di recessione sia di
crescita. Nel periodo preso in
considerazione, I'orario annuale
pro capite nelle imprese delle
classi di dimensione 20-49 e 50
99 risulta superiore di oltre 40
are a quello delle imprese can
oltre 500 addetti/Figura 5.2).
Tale dif.!erenza si accentua in un
anna di projonda recessione, zl
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li delle grandi (500 e pii; addetti)
(cjr. il paragrafo. Flessibilita del
lavoro nelle imprese e contratta
zione aziendale).

Anche nei seruizi, seppure li
mitatamente agli anni 1991
1995, si rnanifesta il jenomeno
analogo a quello descritto in
precedenza. le imprese piu gran
di hanno orari pro capite piu
bassi del 3-5% rispetto alle im
prese delle classi dimensionali
piu piccole. In generate, nelle im
prese con oltre 500 addetti, in
jase sia espansiva sia recessiva
si nota un aggiustamento rilevan
te in termini di orario pro capite.

Dal1989 al1995 nell'industria
si nota una certa crescita dell'ora
rio pro capite (Tavola 5.6), parti
colarmente jorte nelle piccole im-

prese. La tendenza all'aumento
della durata annuale del lavoro e
evidente nei settori delle costruzio
ni, alimentare, tessile, del legno,
meccanico ed industrie estrattive.
L'orario e piuttosto stabile nella
chimica e in diminuzione nel settore
dell'energia, gas e acqua e della
produzione di autoveicoli. Le diffe
renze nell'orario jra i settori
dell'industria sono abbastanza
ampie e complessivamente riman
gono stabili nel tempo. I settori
energetico, tessile ed automobilisti
co sono quelli dove l'orario annuo
risultapiu breve; i valorimassimi si
registrano invece nell'industria del
legno e nelle industrie meccaniche.
Ne11995, nella gran parte dei set
tori dell'industria, si hanno orari
variabilijra le 1733 e le 1700 ore.

Fanno eccezione il settore della
produzione di energia, gas e ac
qua, con un orario di circa 100 ore
injeriore alla media, e i settori au
tomobilistico e tessile, rispettiva
mente con 1657 e 1664 ore.

Nei seruizi, la prima meta de
gli anni '90 vede prevalere una
tendenza alla dim inuzione
dell'orario annuo. Negli alberghi
e pubblici esercizi il livello medio
dell'orario annuale e notevol
mente injeriore al resto dei set
tori, anche per la consistenza
del lavoro temporaneo e stagio
nale. In termini di qualificbe, si
nota che gli impiegati nell'indu
stria tendono a lavorare in me
dia oltre 50 ore piit degli operai,
mentre questa differertza e piu
attenuata nei servizi

Tavola 5.6 - Ore annualipro capite effettivamente lavorate dai dipendenti neUe imprese con 20
addetti e plu per settori di attivita economica - Anni 1989-1995

SEn'ORI DI ATTIVITA Variazioni 0/0
ECONOMICA 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995/1989

Estrattive 1.674 1.705 1.697 1.784 1.621 1.666 1.718 2,6
Alimentari, bevande e tabacchi 1.652 1.639 1.581 1.673 1.724 1.713 1.699 2,9
Tessile e abbigliamento 1.629 1.638 1.655 1.671 1.662 1.669 1.664 2,1
Legno, carta ed editoria 1.696 1.720 1.725 1.737 1.730 1.738 1.733 2,2
Chimiche 1.712 1.708 1.734 1.727 1.724 1.710 1.723 0,7
Meccaniche e meccanica di precisione 1.708 1.697 1.708 1.740 1.709 1.730 1.732 1,4
Autoveicoli 1.685 1.620 1.659 1.686 1.687 1.707 1.657 -1,7
Energia, gas, acqua 1.642 1.631 1.630 1.631 1.608 1.610 1.598 -2,7
Totale industria in senso stretto 1.687 1.675 1.687 1.710 1.699 1.708 1.702 0,9

Costruzioni 1.662 1.687 1.692 1.724 1.733 1.724 1.714 3,1

Commercio 1.721 1.717 1.731 1.736 1.721 1.722 1.690 -1,8
Alberghi e pubblici esercizi 1.564 1.458 1.565 1.568 1.565 1.525 1.479 -5,4
Trasporti e telecomunicazioni 1.773 1.768 1.762 1.767 1.667 1.757 1.709 -3,6
Altri servizi 1.775 1.776 1.815 1.836 1.710 1.617 1.616 -8,9
Totale servizi 1.752 1.741 1.748 1.754 1.683 1.702 1.667 -4,9

Fonte: Istat, Rilevazione sui sistema dei conti delle imprese (SCI)
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Ad un forte dibattito sulla riduzione dell'orario di
lavoro come risposta alla crescita della produttivita
derivante dall'introduzione dell' informatica e in ge
nerale delle tecnologie dell'informazione non e cor
risposto un forte orientamento delle preferenze
dei lavoratori verso una riduzione dell'orario. Que
sto apparente contrasto, in realta, trova la sua spie
gazione in un'analisi delle passate riduzioni degli
orari di lavoro: queste si sono sempre verificate al
culmine di fasi di crescita e bassa disoccupazione,
cioe quando l'obiettivo di unmaggior tempo libero
acquistava rilevanza agli occhi dei lavoratori in ag
giunta, e non in altemativa, a quello salariale. In que
sto contesto, data l'attuale fase di rallentamento dei
tassi di crescita della produttivita e la deludente
performance dei salari reali, e comprensibile che la
domanda di riduzione dell'orario sia relativamente
meno forte e generalizzata che nel passato.

L'analisi economica ha sviluppato spiegazioni
di carattere teorico che possono giustificare pre
ferenze verso un orario di lavoro pili elevato. Se,
ad esempio, il costa della perdita del posto di la
voro e correlato alle ore di lavoro, a parita di con
dizioni, i datori di lavoro preferiranno i soggetti
disposti a lavorare pili a lungo; i lavoratori, a loro
volta, non segnaleranno le loro preferenze per il
tempo libero per non essere identificati come
poco affidabili. Un'altra spiegazione si basa
sull'ipotesi che le preferenze individuali siano di
pendenti da modelli sociali di consumo e di utiliz
zo del tempo libero, quindi i soggetti sono indotti
a migliorare la loro posizione retributiva relativa
per tentare di acquisire reddito e beni che fomi
scono uno status sociale rispetto a un gruppo so
ciale di riferimento. Ogni lavoratore accetta un
orario di lavoro pili elevato per rincorrere (rat ra
ce model) gli altri lavoratori-consumatori, che a 10
ro volta praticano 10 stesso comportamento e
confrontano continuamente illoro redditi relativi.
In entrambi i modelli descritti il risultato finale e
quello di ridurre la domanda di tempo libero.

Il problema non e pili soltanto quello della ri
duzione della durata del lavoro, rna della flessibi
lizzazione degli orari. Ecresciuta nel tempo la va
rieta nelle tipologie di occupazione e di orario e
cia ha ridotto di importanza la rilevanza della set
timana lavorativa standard. Se ancora oggi, nei
paesi OCSE, l'orario settimanale pili frequente si
situa intorno alle 40 ore, la quota di lavoratori di
pendenti che lavora 40 ore e in deciso calo, men
tre assumono rilevanza orari molto brevi od ora-
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ri lunghi. Le cause di tutto cia sono molteplici. La
crescita del settore dei servizi, dove spesso la
produzione e il consumo devono necessaria
mente avvenire nello stesso tempo, implica uno
sfasamento di orari lavorativi tra produttori del
servizio e consumatori. L'innovazione tecnologi
ca e organizzativa, da un lato, consente forti gua
dagni di produttivita, rna, dall'altro, implica una
forte flessibilita nell'uso dei fattori produttivi e,
quindi, maggiore eterogeneita e variabilita dei re
gimi orari, in particolare la diffusione di orari ati
pici, allo scopo di utilizzare al massimo gli im
pi anti.

5.1.2 Flessibilita dellavoro nelle imprese e
contrattazione aziendale

Fino alla meta degli anni '90 l'Italia e stata con
siderata un paese con un mercato del lavoro
scarsamente flessibile. Alla nota questione della
scarsa mobilita dellavoro italiano si e, pili recen
temente, aggiunta la problematica legata alle rigi
dita salariali, che secondo alcuni avrebbero con
tribuito allo scarso allargamento dell'occupazio
ne e all'ampliamento dei divari occupazionali
territoriali. D'altronde, e stato spesso rilevato
che le imprese italiane sono comunque riuscite a
perseguire una certa flessibilita interna attraver
so un utilizzo rilevantedella cassa integrazione
nei periodi di recessione, variando notevolmen
te le ore lavorate pro capite e facendo un eleva
to uso dello straordinario nei periodi di espan
sione. Recentemente (cfr. il Capitolo 3 del Rap
porto annuale Istat 1996) e stato messo in luce
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Tavola 5.7 - Imprese che utilizzano particolari modaltta di organizzazione dellavoro per perjodicita di
utilizzo e classe di addetti - Anno 1996 (dati percentuali)

CLASSI
Dr ADDETTI

10-49
50-499
500 e pili

10-49
50-499
500 e pili

10-49
50-499
500 e pili

10-49
50-499
500 e pili

10-49
50-499
500 e pili

10-49
50-499
500 e pili

Regolarmente

16,0
48,5
79,2

9,3
29,7
53,0

6,7
15,6
26,8

18,4
28,3
41,3

16,3
24,6
30,2

0,2
0,3
0,5

Saltuariamente

LAVORO SU TURNI

5,1
7,8
6,2

LAVORO NOTIURNO

6,7
15,9
20,8

LAVORO FESTIVO

12,9
25,1
38,6

SABATO LAVORATIVO

35,2
42,6
35,9

LAVORO STRAORDrNARIO

53,0
63,7
66,7

TELELAVORO

0,2
0,4
0,5

Mai

78,9
43,7
14,6

84,0
54,5
26,3

80,4
59,3
34,6

46,4
29,1
22,9

30,7
11,7
3,0

99,7
99,3
98,9

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

Fonte: Istat, Indagine sulla flessibilita del mercato del lavoro (dati provvisori)

che in Italia si stanno diffondendo tipologie oc
cupazionali atipiche e modalita lavorative e for
me d'orario piuttosto flessibili. Le informazioni
statistiche seppure provvisorie, provenienti dal
la prima indagine sulla flessibilita del mercato
del lavoro, confermano che le imprese italiane
dispongono di una ampia flessibilita -funziona
le- e, quindi, riescono a modificare le condizioni
di impiego del fattore lavoro in presenza di
carnbiarnenti dell'organizzazione della produ
zione.

Ad esempio CTavola 5.7) illavoro su turni e uti
lizzato regolarmente dalla grande maggioranza
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delle imprese can oltre 500 dipendenti C79,2%).
L'uso regalare dei turni aumenta al crescere della
dimensione aziendale, rna rimane comunque
estremamente rilevante nelle imprese di media
dimensione C48,5%), Anche il lavoro notturno e
estremamente diffuso nelle grandi imprese, al
punta che circa il 53% delle imprese con oltre 500
dipendenti utilizza questa modalita lavorativa. Al
contrario, il lavoro notturno e scarsamente utiliz
zato nelle piccole imprese: soltanto il 9,3% di esse
10 utilizza regolarmente e il 6,7% saltuariamente.
L'ampio impiego del lavoro straordinario si con
ferma come una caratteristica del sistema produt-
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Tavola 5.8 - Imprese che utilizzano modallta di lavoro su turni per tipologie, perlodlclta di utilizzo
e classe di addetti - Anno 1996 (dati percentuali)

CLASSI
DI ADDETTI

Regolarmente Saltuariamente Mai Totale

TURNI DURANTE LE 24 ORE NELL'ARCa DELL'INTERA SETTIMANA

10-49
50-499
500 e pili

27,2
33,7
46,0

9,1
7,1
8,9

63,6
59,2
45,1

100,0
100,0
100,0

TURNI DURANTE LE 24 ORE CON L'INTERRUZIONE PER IL FINE SETTIMANA

10-49
50-499
500 e pili

15,9
12,6
10,0

6,7
3,8
1,9

77,5
83,6
88,1

100,0
100,0
100,0

PIO TURNI AL GIORNO CON UN'INTERRUZIONE LA NOTTE

10-49
50-499
500 e pili

27,9
18,9
10,8

14,0
6,9
3,7

58,1
74,2
85,5

100,0
100,0
100,0

PIO TURNI AL GIORNO CON UN'INTERRUZIONE LA NOTTE E IL FINE SETTIMANA

10-49 11,1 4,3 84,7 100,0

50-499 6,9 2,0 91,1 100,0
500 e pili 5,6 1,5 92,9 100,0

ALTRE MODALITA

10-49 33,3 66,7 0,0 100,0

50-499 45,5 9,1 45,5 100,0
500 e pili 63,6 18,2 18,2 100,0

Fonte: Istat, Indagine sulla flcssibilita del mercato dellavoro (dati provvisori)

tivo italiano e soltanto una minoranza di imprese
non utilizza regolarmente a saltuariamente questa
istituto. Anche il sabato lavorativo e ormai estre
mamente diffuso nelle imprese italiane, mentre
meno frequente e il ricorso allavoro nei giorni fe
stivi. Ancora poco diffuso risulta, infine, il telela
voro. Ovviamente, molte tra queste modalita di
gestione dellavoro vengono attuate contempora
neamente, soprattutto nelle grandi imprese.

Nella Tavola 5.8 vengono esaminate le diverse
modalita di organizzazione del lavoro, presentan
do la percentuale di imprese che organizza il lavo
ro su pili turni. Tra le imprese can oltre 500 di-
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pendenti che adottano il lavoro a turni prevale
l'impiego degli impianti a ciclo continuo utilizzato
in maniera regolare dal 46% delle imprese. L'uso
del ciclo continuo e minare, rna comunque rile
vante, nelle imprese medie e piccole (rispettiva
mente il 33,7% e il 27,2%). Meno frequente in tutte
le dimensioni d'impresa e l'organizzazione di tur
ni su 7 giorni, rna can l'interruzione durante il fine
settimana. Questa modalita di lavoro e, comunque,
pili frequente nelle piccole e medie imprese. I tur
ni, rna can interruzione la notte, vengono invece
utilizzati regolarmente dal 27,9% e saltuariamente
dal 14% dalle piccole imprese. Oltre alle modalita
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di lavoro su turno segnalate in precedenza, le im
prese, in particolare quelle di minori dimensioni,
utilizzano molti altri tipi di turni in termini di pe
riodicita e di interruzioni, come si capisce dalla
elevata percentuale relativa ad "altre modalita" se
gnalate dalle imprese.

Nel corso degli ultimi quindici anni accanto ad
una crescita della flessibilita funzionale della forza
lavoro dipendente delle imprese, si sono modifi
cati anche i meccanismi di funzionamento del
mercato del lavoro esterno all'impresa. L'imma
gine dell'Italia con un mercato del lavoro rigido e
immobile, vincolato da elevati costi di assunzione
e licenziamento, si e parzialmente modificata. Dal
1984, anna di introduzione dei contratti di forma
zione e lavoro, al 1997, che ha visto, con la legge
n.196/97, alcune importanti innovazioni (introdu
zione del lavoro interinale, alleggerimento delle
sanzioni sul lavoro a termine, rafforzamento dei
contratti di formazione e lavoro nel Mezzogior
no, allargamento dell'apprendistato, potenzia
mento dei contratti di riallineamento per favorire
la "riemersione" del lavoro sommerso), nell'arco
di poehi anni il mercato del lavoro italiano ha su
bito una significativa trasformazione verso una
maggiore flessibilita in entrata e in uscita. Inter
venti come la regolamentazione dei licenziarnen-
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ti collettivi nelle imprese con oltre 15 dipenden
ti, l'introduzione della mobilita e l'abolizione del
la chiamata numerica al collocamento hanno con
sentito alle imprese di recuperare ampi margini
di discrezionalita per adeguare le loro politiche
occupazionali alle esigenze della produzione e di
mercato.

L'incidenza di forme di lavoro dipendente ati
pico e di modalita lavorative non standard gia da
alcuni anni ha assunto una certa rilevanza: alla fine
del 1996 la quota di occupati a tempo indetermi
nato (la forma contrattuale standard pili diffusa)
nelle diverse dimensioni aziendali varia tra il 91,4%
e il 95,7% (Tavola 5.9).

Ma se si confronta questo dato con quello relati
vo ai nuovi assunti, si osserva che nelle grandi im
prese soltanto il 39,5% dei nuovi contratti stipulati
nel 1996 assume la tipologia contrattuale standard.
Al crescere delle dimensioni aziendali la quota di
contratti a tempo indeterminato stipulati nel 1996
tende a diminuire; il valore massimo (51%) si ri
scontra nelle imprese con 10-19 addetti. La quota
di lavoratori con contratto a termine non supera il
3,4%, ma per gli assunti nel 1996 si va dal 22-23%
nelle piccole imprese ad oltre il 32% nelle grandi.
Anche per quanta riguarda i contratti di formazio
ne e lavoro la quota calcolata sullo stock a fine an-

Tavola 5.9 - Lavoratori presenti alIa fine del 1996 e lavoratori assunti nel1996 per tipo di contratto,
modalita di prestazione lavorativa e classe di addetti e - Anno 1996

TIPO Dr CONTRATTO TIPO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA

CLASSI
Dr ADDETTI

Tempo Contralto a
indeterminato termine

Stagionale Forrnazione Apprendistato
e lavoro

Tempo
pieno

TEMPO PARZIALE
Totale di cui

verticale

10-19
20-49
50-199
200-499
500 e piu

10-19
20-49
50-199
200-499
500 e piu

STOCK DI LAVORATORI DIPENDENTI A FINE 1996

92,2 2,0 0,9 2,8 2,1 93,8 6,2 0,4
91,4 3,4 1,5 2,7 1,1 94,8 5,2 0,4
92,7 2,7 1,6 2,6 0,4 94,5 5,5 0,4
93,6 2,6 1,0 2,5 0,3 92,9 7,1 0,7
95,7 1,7 0,3 2,2 0,0 95,2 4,8 0,3

LAVORATORI DIPENDENTI ASSUNTI NEL 1996

51,0 22,8 9,7 10,5 6,0 94,7 5,3 0,1
45,5 21,6 20,5 7,8 4,5 94,3 5,7 0,6
47,3 23,9 17,5 9,3 2,0 89,7 10,3 0,6
44,8 30,2 12,6 11,1 1,2 83,7 16,3 1,0
34,4 32,2 16,5 16,9 0,1 81,9 18,1 1,3

Fonte: Istat, Indaginc sulla flessibilita del mercato del lavoro (dati provvisori)
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no e di gran lunga minore di quella relativa agli as
sunti: 2,5-3% nel primo caso, tra 1'8 e il 16% nel se
condo. I contratti di apprendistato si concentrano
nelle piccole e medie imprese.

In definitiva, se le quote di tipologie di lavoro
dipendente atipiche continuano a non superare
1'8-9% dello stock occupazionale, Ie nuove assun
zioni avvengono in maggioranza con contratti ati
pici. Il ricorso al tempo parziale riguarda circa il
7% del totale dell'occupazione dipendente, rna
appare in continua diffusione fra i nuovi entrati:
oltre il 18% dei nuovi entrati nelle grandi imprese
lavora con un contratto a tempo parziale, nelle
piccole imprese l'uso del tempo parziale; non ri
sulta invece in crescita. D'altra parte, il part-time
verticale risulta ancora molto limitato.

Anche l'analisi del turnoveroccupazionale e dei
flussi in entrata e in uscita confermano Ie valuta
zioni svolte in precedenza (Tavola 5.10). Sia i tassi
di entrata sia quelli di uscita sono particolarmente
elevati nelle piccole imprese (rispettivamente il
26,6% e il 24,7%) cosicche il turnover occupazio
nale nelle piccole imprese coinvolge circa un la
voratore su quattro. I tassi di entrata e di uscita si ri
ducono al crescere della dimensione aziendale:
questo andamento, ben noto nella letteratura eco
nomica, e coerente con il fatto che nelle grandi
imprese, contrariamente a quanto accade nelle
piccole, vi sono un notevole grado di mobilita in
terna e maggiori vincoli ai licenziamenti per moti
vi istituzionali e sindacali. Non bisogna dimentica
re, inoltre, il ruolo dei movimenti volontari dei la
voratori connessi con la dimensione dell'impresa:
le dimissioni volontarie, infatti, si riducono note
volmente al crescere della dimensione aziendale

dall'11,6% nelle piccole imprese al 3,70/0 nelle
grandi. Nelle piccole imprese, la concentrazione
di forza lavoro di giovane eta, la minor durata atte
sa del posto di lavoro e la minore possibilita di fa
re carriera all'interno contribuiscono a spiegare
l'elevato turnovervolontario in uscita. Come pre
vedibile, in un periodo di crescita seppure mode
rata, come il 1996, in tutte le classi dimensionali i
tassi di uscita per dimissioni volontarie sono mol
to pili elevati di quelli dei licenziamenti. E impor
tante rilevare che essendo cresciute Ie forme di
impiego a tempo determinato, includendo anche
i contratti di formazione e lavoro che di norma
durano non pili di due anni, assume sempre pili ri
levanza, in particolare per le piccole e me die im
prese, la modalita di uscita per scadenza del con
tratto di lavoro.

In aggiunta alla flessibilita funzionale e numeri
ca, con l'estendersi della contrattazione integrati
va aziendale sono emerse anche forme di flessi
bilita retributiva. Tra l'altro, l'accordo del 23 lu
glio 1993 tra governo e parti sociali, che ha modi
ficato l'assetto contrattuale italiano, assegna alla
contrattazione aziendale un fondamentale ruolo
di complemento rispetto alla politica di concer
tazione macroeconomica, con il fine di adeguare
le indicazioni macro alle specifiche situazioni
aziendali.

La contrattazione aziendale, nel biennio 1995
96, ha riguardato soprattutto Ie grandi imprese
dell'industria (Tavola 5.11), mentre solo il 13,2%
delle piccole ha sottoscritto un accordo integrati
yo. AI·crescere della dimensione aziendale cresce
la quota di imprese che hanno accettato di sedersi
al tavolo con il sindacato per accordi integrativi. E

Tavola 5.10 - Tassi di entrata e tassi di uscita per causa per c1asse di addetti - Anno 1996

Tasso di TASSO DI USCITA
entrata

CLASSI Scadenza Dimissioni Limiti Licenziamento Altre Totale
DI ADDETTI contratto volontarie di eta cause (a)

10-19 26,6 6,0 11,6 1,2 3,3 2,7 24,7

20-49 23,8 5,6 10,2 1,2 1,7 4,0 22,7

50-199 19,9 6,0 9,1 1,2 1,4 1,8 19,5

200-499 16,0 5,5 6,9 1,3 0,8 1,9 16,4

500 e pili 9,1 3,6 3,7 0,7 0,4 2,1 10,5

Fonte: Istat, Indagine sulla flessibilira del mercato del lavoro (dati provvisori)
(a) Le altre cause comprendono anche Ie uscite in cui la motivazione e mancante
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noto, d'altronde, che la presenza e l'influenza sin
dacale tende ad essere pili rilevante nelle imprese
di dimensioni maggiori. Infatti, circa due terzi del
le imprese industriali con oltre 500 dipendenti so
no coinvolte in trattative integrative aziendali. Nei
servizi vi e una minore presenza di accordi azien
dali in tutte le dassi dimensionali.

La contrattazione aziendale ha riguardato prin
cipalmente la retribuzione e, in secondo luogo,
l'organizzazione del lavoro, gli orari di lavoro,
l'ambiente e la sicurezza e le relazioni sindacali
(Tavola 5.12). A prescindere dalla dasse dimensio
nale, circa 1'80% delle imprese che hanno sotto
scritto accordi, si sono accordate sul tema delle
retribuzioni, mentre per quanta riguarda le altre
materie, l'ambiente e la sicurezza hanno coinvolto
circa il 39% delle grandi imprese e, rispettivamen
te, circa il 30% e il 20% delle medie e delle piccole.
L'organizzazione dellavoro e l'orario di lavoro so
no state oggetto di trattativa prevalentemente nel
le grandi imprese. Pili in generale sembra che nel-
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la grande impresa gli accordi tocchino pili argo
menti che non nelle piccole imprese.

Nell'accordo del luglio del 1993 era apposita
mente previsto che la contrattazione aziendale si
svolgesse attraverso 10 sviluppo di premi di risul
tato, cioe di voci retributive che legassero gli au
menti salariali ai risultati economici ottenuti
dall'impresa. Va sottolineato che la ricerca di que
sta flessibilita retributiva ha interessato tutti i pae
si europei ed e stata oggetto di una raccomanda
zione da parte dell'Unione europea a favore della
loro adozione. I vantaggi che, in genere, si atten
dono con l'estensione di queste forme di retribu
zione sono numerosi: tra gli altri, vale la pena sot
tolineare che l'adozione di schemi retributivi di
questo tipo ha condotto, in molti paesi, ad incre
menti di produttivita del lavoro, all'aumento della
stabilita occupazionale ed ha inoltre evitato che gli
aumenti retributivi assumessero andamenti antici
dici, pericolosi per il mantenimento dell'equili
brio macroeconomico.

Tavola 5.11 - Imprese che nel biennio 1995-1996 hanno sottoscritto accordi aziendali per classe di
addetti e settore di attivita economica (dati percentuali)

CLASSI Industria Servizi Totale
Dr ADDETTI

10-49 13,2 8,3 11,4
50-499 49,7 26,9 41,9
500 e pili 66,9 49,4 59,3

Fonte: Istat, Indagine sulla flessibilita del mercato del lavoro (dati provvisori)

Tavola 5.12 - Incidenza delle imprese firmatarie di accordi per materia principale oggetto dell'accor
do aziendale e classe di addetti - Anno 1996 (dati percentuali)

MATERIE 10-49 50-499 500e pili

Orario di lavoro 22,1 24,2 37,4
Organizzazione del lavoro 14,2 22,5 35,0
Modifiche inquadramento 14,9 17,3 21,6
Retribuzioni 79,0 83,4 82,3
Pensione integrative 4,3 4,7 12,9
Assistcnza sanitaria 0,7 2,9 8,1
Forrnazione personale 6,0 11,6 24,0
Relazioni sindacali 8,5 20,6 38,0
Ambiente e sicurczza 20,3 30,7 38,9
Pari opportunita 1,1 3,6 14,4
Altro 6,8 8,8 10,5

Fonte: Istat, Indagine sulla flessibilita del mercato dellavoro (dati provvisori)
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La gran parte degli accordi aziendali sottoscrit
ti nel 1996 ha previsto l'istituzione di premi di ri
sultato. Nelle medie e grandi imprese che hanno
sottoscritto accordi circa il 63-64% ha introdotto
premi di risultato e in quelle di minori dimensio
ni circa il 45%. Va ricordato che e pratica comu
ne in questo tipo di contrattazione adottare for
mule che contengono pili di un indicatore, con
una elevata diversificazione delle variabili che
concorrono alla determinazione del meccani
smo di incentivazione. In generale, si rileva una
prevalenza di indicatori legati alla performance
economico-finanziaria, in combinazione con pa
rametri quantitativi riferiti tanto a indicatori di di
mensione Cillivello del fatturato e tra questi l'indi
catore pili frequentemente usato) quanta ad indi
catori di flessibilita (margine operativo lordo e
utile operativo in primo linea). Importante e an
che la presenza di indicatori di qualita, per i quali
l'attenzione e rivolta principalmente al migliora
mento del processo produttivo (ad esempio, ri
duzione degli scarti) e, pili in generale, al rispetto
degli standard ufficiali di qualita, Meno utilizzati
sono alcuni classici indicatori della produttivita
dell'impresa, mentre gli indici di presenza, di
versificati a livello sia individuale sia collettivo, an
che per aree specifiche di lavoro sono frequen
temente utilizzati come correttivi del premio di
risultato a livello individuale. In pochi casi si fa ri
ferimento anche a indicatori del livello di utilizzo
degli impianti.

Esaminando le modalita di corresponsione del
premio, prevalgono i premi costituiti soltanto da
una parte variabile e distribuiti in misura differen
ziata. Importante e anche il casu in cui il premio e
costituito da una parte fissa pili una variabile, men
tre menu frequente e quello basato sulla corre
sponsione di una cifra fissa al raggiungimento de
gli obiettivi concordati, prevalentemente distri
buito in misura uguale per tutti.

Nella contrattazione integrativa in molte im
prese la ricerca di una flessibilita funzionale ha
portato ad accordi che prevedono interventi
sull'organizzazione del lavoro e dell'orario. Le
principali motivazioni che hanno spinto Ie impre
se a tali modifiche sono la razionalizzare della pro
duzione e dell'organizzazione e in secondo luogo
l'importanza dell'adeguamento all'andamento
congiunturale della domanda. Meno importanti
sono le spinte alla riduzione dei costi unitari e
all'adozione di nuove tecnologie. Le modifiche
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nell'orario .e piu in generale nell'organizzazione
della produzione sembrano quindi essere il frutto
di strategie di riorganizzazione di medio-lungo
periodo piuttosto che aggiustamenti di breve pe
riodo.

Sebbene la contrattazione integrativa aziendale
non riesca a coprire che una parte abbastanza li
mitata del sistema produttivo italiano, dove essa
esiste Ie implicazioni della politica della concerta
zione a livello di azienda stanno assumendo sern
pre maggiore importanza e forniscono l'impres
sione che sul terreno microeconomico, al livello
cioe delle singole aziende, si stia avviando il pas
saggio da modelli di contrattazione accentrati a
modelli decentrati. Questo, come e noto, era uno
degli obiettivi fondamentali della politica di con
certazione proposta dall'accordo del 23 luglio
1993.

5.1.3 Dinamica salariale e politica dei
redditi

La dinamica contrattuale e retributiva nel1997

Nel 1997 l'attivita negoziale ha determinato il
rinnovo (tra i contratti presenti nel sistema os
servato dall'indagine sulle retribuzioni contrat
tuali) di 34 contratti collettivi nazionali di lavoro
e di 44 contratti provinciali che riguardano, que
sti ultimi, il comparto dell'agricoltura e le costru
zioni.

I contratti collettivi rinnovati nel 1997 rappre
sentano in termini di monte retributivo, il 51,9%
del totale dei contratti osservati (Tavola 5.13) e co
prono (con riferimento alla distribuzione occupa
zionale adottata) circa 6,3 milioni di dipendenti,
pari al 55,3 % del totale (dipendenti della struttura
adottata,con base 1995=100). Alla fine dell'anno i
contratti vigenti rappresentano il 94,8% di quelli
osservati. Sono in attesa di rinnovo 11 accordi col
lettivi nazionali di lavoro (oltre ad alcuni contratti
provinciali nel settore dell'agricoltura) i quali rap
presentano, insieme, il restante 5,2% del peso dei
contratti.

Nel 1997 i rinnovi sono stati pili numerosinei
mesi di gennaio, marzo, giugno ed ottobre. La ne
goziazione collettiva ha riguardato a gennaio 3,4
milioni di dipendenti dei comparti dell'industria
manifatturiera, tra i quali si distingue quello delle
imprese metalmeccaniche, che coprono circa 1
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Tavola 5.13 - Contratti in vigore e in attesa di rinnovo alla fine di dicembre 1997e accordi recepiti nel
1997, per settore di attivita economica - Anno 1997(dati percentuali)

CONTRATII IN CONTRATII IN
VIGORE ATIESA Dr RINNOVO

Peso dei Contratti
SETTORI Dr A1TIVITA' contratti Rispetto Rispetto Rispetto Rispetto rinnovati
ECONOMICA osservati al totale al proprio al totale al proprio nell'anno

(a) settore settore 1997

Totale economia 100,0 94,8 94,8 5,2 5,2 51,9

Agricoltura 3,3 3,0 90,7 0,3 9,3 1,4
Industria 35,2 34,0 96,8 1,1 3,2 28,5

Industria in sensa stretto 30,2 29,1 96,3 1,1 3,7 23,5
Edilizia 4,9 4,9 100,0 0,0 0,0 4,9

Servizi destinabili alla vendita 30,8 27,2 88,1 3,7 11,9 18,3
Commercia, alberghi e pubblici esercizi 12,4 12,4 100,0 0,0 0,0 9,7
Trasporti, comunicaz. e attiv. connesse 7,2 5,6 78,3 1,6 21,7 4,5
Credito e assicurazioni 5,6 4,3 76,8 1,3 23,2 0,0

Servizi privati 5,7 4,9 85,7 0,8 14,3 4,1
Attivita della pubblica amministrazione 30,7 30,6 99,7 0,1 0,3 3,7

Fonte: Istat, Rilevazione sulle retribuzioni contrattuali
(a) I pesi, utilizzati per la sintesi degli indici delle retribuzioni contrattuali, sana determinati sulla base dei manti retributivi con

trattuali (retribuzione media per numero di occupati dipcndenti), di ciascun comparto rispetto al totale nel periodo assunto
come base. Le incidenze percentuali sana state determinate in termini di monte retributivo contrattuale

milone 450 mila dipendenti e del commercio (e
dei servizi che applicano il contratto del commer
cio - servizi al mercato) con oltre 1.600 mila di
pendenti; in marzo e stato registrato il rinnovo del
contratto nel comparto dellegno (210.000 dipen
denti) ed in alcuni comparti del settore della lavo
razione dei minerali non metalliferi (per circa
134.000 dipendenti); nel mese di giugno i nuovi ac
cordi hanno riguardato oltre 950 mila dipendenti,
dei quali circa 274.000 del settore delle imprese ali
mentari e 622.000 di quello delle costruzioni; nel
mese di ottobre i nuovi contratti del settore dei
tessili e dell'abbigliamento hanno riguardato oltre
670 mila dipendenti.

Gli aumenti retributivi registrati nell'anno
1997 hanno determinato, rispetto al 1996, un in
cremento medio del 4,3%, di cui la quota del 2,5%
e da attribuirsi ai miglioramenti retributivi corri
sposti nel 1997 mentre la restante parte, pari a
1,8 %, e da imputarsi all'effetto di trascinamento
che deriva dalla dinamica degli aumenti registrati
nel 1996.

L'aumento maggiore e stato registrato nel set
tore del pubblico impiego (+6,5%) nel quale, pe
raltro, tra la seconda meta del 1996 ed il1997 si so
no conclusi, gli accordi relativi al trattamento eco
nomico del secondo biennio contrattuale.
Nell'agricoltura, con il +2,2%, e stato registrato
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l'aumento pili contenuto, mentre un aumento del
3,7% si e avuto per l'industria e del 3,2% nel ramo
dei servizi destinabili alla vendita.

Ci si attende, nel corso del 1998, una ripresa
dell'attivita negoziale che dovrebbe regolare gli
aspetti normativi per il prossimo quadriennio
1998-2001 e quelli economici per il primo biennio
0998-1999), E il caso di osservare che, se dovesse
ro essere mantenuti gli impegni delluglio 1993, gli
accordi economici dovrebbero produrre una di
namica retributiva molto contenuta, in linea con il
tasso programmato dell'inflazione 0,8% nel
1998). II solo effetto di trascinamento, prodotto
dalla dinamica retributiva degli indicatori contrat
tuali realizzata nel corso del 1997, gia incide, tutta
via, con un aumento medio annuo, nel 1998 ri
spetto al 1997, pari allo 0,9%, lasciando desumere
che l'attivita negoziale potra realizzare un margine
contenuto di eventuali miglioramenti economici
(Tavola 5.14).

Con riferimento ai singoli rami di attivita gli
effetti di trascinamento sul 1998 sono stati
dell'1,3% in agricoltura, dello 0,8% nell' industria
e, nella stessa misura, nei servizi destinabili alla
vendita e dell'1,2% nella pubblica amministra
zione.

Se si considerano gli aumenti gia predetermina
ti per i successivi mesi del 1998 dagli accordi che
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Tavola 5.14 - Indici delle retribuzioni contrattualiper dipendente e variazioni percentuali medie
annue del 1998 rispetto al1997, per settore di attivita economica (a)

SETfORI or ATrIVITA
ECONOMICA

Indice generale

Agricoltura
Industria

Industria in senso stretto
Edilizia

Servizi destinabili alia vendita

Commercio, alberghi e pubblici esercizi

Trasporti, comunicaz. e attiv. connesse
Credito e assicurazioni

Servizi privati
Attivita della pubblica amministrazione

Trascinarnentt
dal1997

0,9

1,3
0,8

0,8
1,2

0,8

0,1
2,1

0,4
0,7
1,2

Miglioramenti
nel1998

1,3

0,0

1,7
1,8

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

2,9
0,0

Totale

2,3

1,3
2,5
2,6
2,1

4,0
4,1

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

Fonte: Istat, Rilevazione sulle retribuzioni contrattuali
(a) Indicatori di previsione calcolati sulla base degli aumenti contrattuali programmati

risultano vigenti a fine di marzo 1998 si puo stima
re una variazione media annua del 1998 rispetto al
1997 pari al +2,3%. A tale aumento, come accenna
to, si aggiungono gli effetti della nuova contratta
zione che eventualmente verra conclusa nell'anno.

Variazioni superiori alla media si evidenziano
nell' industria (+2,5%) e nei servizi destinabili alla
vendita (+3,4%). Aumenti pili contenuti si pro
spettano, stante la situazione osservata a fine mar
zo, nel settore dell'agricoltura (+ 1,3%) ed in quello
delle attivita della pubblica amministrazione
(+ 1,2%).

La validita della previsione dipende, oltre che
dalla lunghezza del periodo di cui si vuole forni
re l'informazione, dal numero (e dal peso) degli
accordi che risultano gia scaduti 0 che andranno
in scadenza durante il periodo al quale fa riferi
mento la previsione stessa 0, in altri termini, dal
la misura dei benefici economici che eventual
mente saranno concordati dai nuovi contratti
rinnovati nel periodo. Un coefficiente di valuta
zione degli aumenti programmati, considerati ad
una certa epoca, e fornito, quindi, dal peso degli
accordi che risultano vigenti. Alla fine di marzo
1998 i contratti economici in vigore riguardano
6,4 milioni di dipendenti e, in termini di monte
retributivo contrattuale, rappresentano il 51,60/0
del totale dei contratti osservati (contro il 94,8%
ancora in vigore a dicembre 1997). Si consideri
che, alla fine di dicembre, oltre a diversi contrat-
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ti nazionali del settore privato, sono scaduti tutti
quelli dei dipendenti del pubblico impiego.
Sempre con riferimento alla fine di marzo il pe
so dei contratti scaduti da oltre 3 mesi risulta pa
ri al 1,7%.

Dinamica salariale e distribuzione del reddito
nel periodo 1993-1997

L'accordo definito nelluglio 1993 tra il governo
e le parti sociali, che aveva tra i suoi obiettivi la sal
vaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni,
prevedeva il rinnovo biennale dei minimi retribu
tivi contrattuali tenendo conto dell'inflazione ef
fettiva rispetto a quella programmata, delle varia
zioni delle ragioni di scambio nei riguardi
dell'estero e "dell'andamento delle retribuzioni".
Alla luce delle informazioni statistiche derivanti
dai conti nazionali e dalle retribuzioni contrattuali
e possibile valutare in termini generali le conse
guenze dell'accordo del 1993.

Per il complesso dei settori dei beni e servizi
destinabili alla vendita, i dati di contabilita nazio
nale segnalano una debolezza dei salari reali (re
tribuzioni lorde per unita di lavoro dipendente
deflazionate con l'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati) a partire
dal 1993. Dopo gli incrementi di potere d'acqui
sto registrati nel 1991 (+2,9%) e nel 1992 (+0,9%),
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dal 1993 al 1995 la variazione media annua delle
retribuzioni reali e costantemente negativa
(-0,9% nel 1993; -0,4% nel 1994; -1,4% nel 1995),
Soltanto nel 1996 si manifesta un'inversione di
tendenza (+0,3%). Tale andamento e verificato
anche per il settore privato dell'economia al net
to del comparto agricolo e in tutti i principali
settori economici. Nel 1997, grazie anche ai recu
peri degli scostamenti tra inflazione program
mata ed inflazione effettiva previsti dall'accordo
di politica dei redditi, le retribuzioni crescono in
termini reali dell'I,8%.

Queste dinamiche sono associate ad una netta
caduta dell'occupazione dipendente, che soltan
to nel 1996 registra, a livello aggregato, una ripre
sa, imputabile essenzialmente alla dinamica posi
tiva del settore terziario. Complessivamente,
l'occupazione dipendente extragricola dirninui
sce di circa 865.000 unita di lavoro tra il 1993 e il
1995, con un incremento di sole 90.000 unita nel
1996 e nel 1997.

La dinamica della produttivita del lavoro regi
stra significativi incrementi, concentrati soprattut
to nel biennio 1994-95, con un successivo forte
rallentamento nel 1996 e una leggera ripresa nel
1997. Questi andamenti interessano tutti i princi
pali comparti, con maggiore intensita per l'indu
stria in senso stretto.

In termini distributivi, il periodo 1993-96 e ca
ratterizzato da una significativa ripresa dei margi
ni di redditivita delle imprese: per il complesso
dei settori dei beni e servizi destinabili alla vendi
ta la quota dei profitti lordi sul valore aggiunto
passa dal 36,8% nel 1993 al 38,8% nel 1994, con una
successiva stabilizzazione su livelli superiori al
40% nel biennio 1995-96. Nel 1997 i margini di
profitto lordo si riducono al 39,4%. La ripresa
complessiva dei margini nel periodo 1993-97 ri
guarda soprattutto l'industria in senso stretto, do
ve fra il 1992 e il 1997 i margini di profitto lordo
sono cresciuti del 5%. Neiservizi la quota dei pro
fitti lordi mostra una consistente diminuzione nel
1996 e nel 1997, mantenendo comunque livelli su
periori a quelli del 1993.

Le variazioni annue dell'indice delle retribu
zioni contrattuali per dipendente, fatto 100 l'an
no 1993, registrano un incremento nel quadrien
nio pari al 14,4%, di cui il 5,2% e realizzato nel
primo biennio e 1'8,7% nel secondo (Tavola
5.15),
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Nei principali rami di attivita economica, tut
tavia, si evidenziano dinamiche diverse. Contra
riamente a quanto si osserva nella pubblica am
ministrazione, nel quale l'aumento complessivo
del 14,8% nel quadriennio si realizza per oltre i
cinque sesti nel secondo biennio (e cia non e
ininfluente sull'incremento reale delle retribu
zioni nel periodo), negli altri settori gli aumenti
risultano meglio ripartiti tra i due bienni; il ramo
dell'industria, con un aumento del 14,3%, e quel
10 dei servizi destinabili alla vendita, con uno del
14,5%, evidenziano una quasi equipartizione
(+6,6% e +7,2% per l'industria e +6,9% e +7,2%
per i servizi destinabili alla vendita) relativa
mente a ciascun biennio; il settore dell'agricol
tUfa ha un aumento pill contenuto: il 6,7% com
plessivo viene realizzato con un aumento del
2,4% nel primo biennio ed uno del 4,2% nel se
condo.

L'analisi sulle dimensioni della contrattazione
per classi di aumenti retributivi realizzati (sern
pre con riferimento al peso dei contratti osser
vati dall'indagine sulle retribuzioni contrattuali)
rileva che sia nel primo sia nel secondo biennio
oltre il 50% degli accordi hanno registrato au
menti nella fascia compresa tra il 4 e 1'8% (Tavo
la 5.16). Tuttavia mentre nel primo biennioquasi
un restante 40% del peso dei contratti ha realiz
zato aumenti pill contenuti del 4%, nel secondo
biennio gli accordi che hanno stipulato aumenti
pill consistenti dell'8% rappresentano per oltre
il 40% del totale.

Cia e da attribuirsi, per quanto riguarda il setto
re privato, anche al rispetto della clausola presen
te nel protocollo d'intesa riguardante il recupero
del potere d'acquisto dei salari, reso operativo nel
secondo biennio economico, per effetto del mag
giore tasso di inflazione effettivo eventualmente
verificatosi nel primo biennio rispetto al tasso di
inflazione programmato (sempre con riferimen
to al primo biennio) sulla cui base erano stati con
cordati gli aumenti.

Nel settore pubblico, invece, oltre alle consi
derazioni riguardanti il settore privato, occorre te
ner conto che nel biennio 1996-97 sono stati rag
giunti (con ritardo) anche accordi relativi al bien
nio precedente, COS! che parte degli aumenti rela
tivi al secondo biennio economico sono da attri
buirsi effettivamente a benefici concordati per il
periodo 1994-95.
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Tavola 5.15 - Variazioni percentuali degli indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente per
settore di attivita economica - Anni 1993 e 1997

VARIAZIONI PERCENTUALI
RAMI E
SETTORI DI ATTIVITA
ECONOMICA

INDICE GENERALE

SETTORE PRIVATO

AGRICOLTURA
INDUSTRIA
Industria in senso stretto

Estrazione minerali
Attivita manifatturiere

Alimentari, bevande e tabacco
Tessili e abbigliamento
Legno
Carta, editoria e grafica
Pctrolifere
Chimiche
Gomma e plastichc
Lavoraz. rninerali non metalliferi
Metalmeccanica

Energia elettrica, gas, acqua
Edilizia
SERVIZI DESTINABILI ALLA VENDITA

Commercio, alberghi e pubblici esercizi
Commercio
Pubblici esercizi e alberghi

Trasporti e comunicazioni
Trasporti

Trasporti terrestri
Trasporti marittimi
Trasporti aerei

Poste e telecomunicazioni
Credito e assicurazioni
Credito
Assicurazioni
Servizi privati alle imprese e alle famiglie
Servizi privati alle imprese
Servizi privati alle famiglie

ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Comparti di contrattazione collettiva)

Ministeri
Enti pubblici non econornici
Enti locali
Servizio Sanitario Nazionale
Ricerca
Istruzione pubblica

Scuola
Universita

Magistrati
Forze dell'ordine
Militari-difesa
Stato

Fonte: Istat, Rilevazione sulle retribuzioni contrattuali

1995 rispetto
al1993

5,2

6,4

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

7,6

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

1997 rispetto
a11995

8,7

7,0

4,2
7,2
7,4
8,3
7,4
6,6
6,8
6,0
8,0
9,7
9,0
8,2
6,8
7,7
7,3
5,8

7,1
7,7
7,6
8,2
4,7
2,8
2,8
5,1
5,1
7,2
9,0
8,8
9,5
6,1
6,4
7,2

12,3
12,0
9,9

10,4
11,1
15,8
6,9

10,5
10,5
9,4
5,4

14,4
15,1
11,3

1997 rispetto
a11993

14,4

13,8

6,7
14,3
14,5
13,3
14,5
14,5
13,4
11,9
15,2
17,0
17,5
14,8
12,9
14,8
16,4
12,5

14,5
15,5
15,6
14,8
10,2

7,2
7,1

11,8
8,3

14,7
17,8
17,8
16,7

14,5

14,8
14,2
13,6
13,4
14,5
16,1
8,3

12,7
12,7
11,5
13,4
17,3
18,0
14,1
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l'avola 5.16 - Contratti per classe di aumento economico percentuale realizzato nel periodo 1994-1997
(dati percentuali)

CLASSI D! VARIAZIONI PERCENTUALI NEI PERIOD! DEL QUADRIENNIO 1994-1997

PERIOD! 0-2,00 2,01-4,00 4,01-6,00 6,01-8,00 8,01-10,00 10,01-12,00 12,01-14,00 14,01-16,00 16,01-18,00 18,01-20,00 20,01 e pili Totale

Biennia 1994-1995

Biennia 1996-1997

Periodo 1994-1997

18,3

2,2

0,0

19,4

1,4

0,0

8,8

13,4

1,4

47,5

39,9

3,8

5,9

16,5

1,8

0,0

14,6

6,3

0,0

0,1

24,4

0,0

11,9

38,2

0,0

0,0

23,0

0,0

0,0

1,1

0,0 100,0

0,0 100,0

0,1 100,0

Fonte: Istat, Rilevazione sulle retribuzioni cantrattuali

5.2 Le attivita innovative

Negli anni ottanta i paesi pili avanzati hanno
presentato una notevole crescita delle attivita in
novative registrate da diversi indicatori (spesa per
R&S, numero di ricercatori, numero di brevetti,
indagini dirette sulle innovazioni introdotte dalle
imprese ecc.). Per quanta riguarda l'Italia, e nota il
persistente divario rispetto agli altri grandi paesi
europei quanto ad incidenza delle spese di R&S sul
PIL, anche se spesso non viene sottolineato che
tale divario dipende in larga misura dalla bassa in
cidenza delle spese di R&S sostenute direttamen
te dalle imprese italiane. Tuttavia, esistono ulterio
ri indicatori che sottolineano la relativa arretratez
za del nostro Paese, quali la percentuale dei ricer
catori sulla popolazione attiva, anch'essa di gran
lunga al di sotto della media europea, il cronico
squilibrio della bilancia tecnologica nazionale;
l'elevata dipendenza del sistema produttivo italia
no dalle importazioni di molti comparti high-tech,
cui fa riscontro la bassa partecipazione dei pro
dotti high-tech alle esportazioni nazionali.

D'altro canto, il nostro Paese presenta capacita
d'innovazione indipendenti dalla formazione di
laboratori di ricerca -formalizzati-: sviluppo di
prodotti e processi produttivi basati su esperien
za, apprendimento, ecc.; introduzione di nuovi
prodotti e/o sviluppo e modificazione di prodot
ti esistenti fondati su innovazioni tecnicamente
non sofisticate, che scaturiscono pero da una at
tenta valutazione della domanda e in risposta
all'evoluzione del mercato. Cia si riscontra soprat
tutto, anche se non solo, tra le piccole e medie im
prese, specie nelle regioni nord-orientali. Le im
prese innovative al di sotto dei cento addetti rap
presentano, infatti, circa il 70% delle imprese in-
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novative manifatturiere. E interessante osservare
che queste capacita di innovazione -senza ricerca
non riguardano tanto la generazione di nuove tee
nologie, quanto l'uso originale di tecnologie esi
stenti. Esse sono un aspetto peculiare di una parte
del nostro sistema produttivo, non facilmente ri
scontrabile in altri paesi.

5.2.1 La ricerca e sviluppo in Italia nel pe
riodo 1995-97

Le tendenze recessive che hanno caratterizzato
l'economia italiana nei prirni anni '90 hanno avuto
un impatto negativo sugli investimenti in ricerca e
sviluppo (R&S), con conseguente dirninuzione della
spesa per ricerca e sviluppo (R&S) in rap porto al
prodotto interno lordo e ridimensionamento dei li
velli di occupazione dedicata alla ricerca .. Tale anda
mento negativo e proseguito anche nel 1995 e solo
nel 1996 i dati previsionali mostrano una inversione
di tendenza, confermata peraltro anche nel 1997.

La spesa per ricerca e sviluppo

Nel 1995 la spesa per R&S intra-muros (quella
cioe effettuata dalle imprese e dagli enti pubblici al
proprio interno, con proprio personale e proprie
attrezzature) e arnrnontata a 17.864 miliardi, con un
incremento del 2,7% rispetto all'anno precedente.
Negli anni 1996 e 1997, secondo i dati previsionali,
tale spesa dovrebbe ammontare, rispettivamente,
a 19.249 rniliardi (+7,8%) e 20.557 miliardi (+6,8%)
(Tavola 5.17). La tendenza negativa del quinquennio
1991-95 per gli impegni nazionali in tema di ricer
ca e sviluppo risulta ancora pili evidente se si rap-

191



LA SITUAZIONE DEL PAESE

La bllancia commerciale di prodotti high-tech
Un punta di vista rilevante per

l'analisi della collocazione del
Paese rispetto all'intensitd delle
attioita innovative e delle carat
teristiche del modello di specia
lizzazione industriale, equello ri
ferito al contenuto tecnologico
delle merci oggetto di transazio
ne con gli altri paesi. I dati sul
commercio estero dell'Italia rag
gruppati, secondo una classifica
zione - predisposta da Eurostat
- per contenuto tecnologico pre
valente nei vari prodotti, consen
tono di qualificare l'evoluzione di
tale interscambio negli anni
1991-96 alla luce delle modifica
zioni dell'interscambio di prodot
ti che incorporano tecnologia.

La classificazione Eurostat
annovera 110prodotti, distribui
ti tra dieci gruppi, all'interno dei
quali e possibile distinguere quel
li ad alta, media e bassa tecno
logia, definite sulla base della
spesa in R&S rispetto al valore
della produzione. Si tratta quindi
di un criterio di fondamentale im
portanza, anche se non esausti
uo rispetto alla problematica
delle innovazioni tecnologiche in
corporate nei prodotti.

L'incidenza delle importazioni
dell'Italia di prodotti con tecno
logia incorporata mostra una
tendenza alta diminuzione nel pe
riodo 1991-1996 (Tavola 5.22).

La quota sul totale delle importa
zioni passa, infatti, dall'8% del
1991 al 7,7% del 1996. Tale an
damento scaturisce da un lieve
incremento della quota relativa
ai paesi Uee da una diminuzione
di quella relativa ai paesi extra
Ue. In particolare, le irnportazio
ni provenienti dagli Stati Uniti
mostrano un progressiva diminu
zione del segmento ad alta tee
nologia, che passa da una inci
denza del 26,1% nel 1991 al
20,9% nel 1996. Analogo anda
mento emerge per quanta riguar
da il Giappone, la cui quota pas
sa dal18,2% al12,9%. Scompo
nendo la quota complessiva di
importazioni di prodotti tecnolo
gici secondo i flussi relativi a
prodotti ad alta, media e bassa
tecnologia, emerge una caduta
del contributo dei prodotti ad al
ta tecnologia (dal S, 7% del 1991
al 2,7% del 1996) ed un incre
mento di quello dei prodotti a
bassa tecnologia (dal 2, 7% al
3,6%), mentre piu a meno stabile
risulta la quota assorbita dai
prodotti della fascia intermedia.

Dal lata delle esportazioni,
dall'analisi della ripartizione dei
prodotti high-tech secondo it gra
do di tecnologia eoidenzia cbe,
nel 1996, il valore dei prodotti
tecnologicamente avanzati sul to
tale delle esportazioni dell'Italia

raggiungeva il4,6% (4,5% la quo
ta relativa ai soli paesi Ue). Ri
spetto al 1991, la quota risulta
diminuita di 0,8 punti percentuali,
con una tendenza decrescente ve
rificata soprattutto per l'area Ue
ed in particolare nel jlusso verso
il Regno Unito; per i paesi extra
Ue emerge, inuece, una notevole
stabilita della quota assorbita
dagli Stati Unitt, mentre quella
verso il Giappone appare mode
sta e fortemente erratica. In que
sta caso, l 'ulteriore segmentazio
ne dei prodotti tecnologici in fa
see (alta, media e bassa tecnolo
gia) consente di verificare che la
diminuzione riguarda il segmento
dei prodotti ad alta tecnologia.

In definitiva, i progressi nella
costituzione del mercato unico eu
ropeo non sembrano avere stimo
lata la diffusione di tecnologia, al
mena nella veste di embodied te
chnology. D'altra parte, i dati sul
le irnportazioni dell'Italia dai pae
si con percentuali di spesa in R&S
sul PILpiu elevate di quella italia
na, quali Francia, Regno Unito e
Germania, non sembrano confer
mare l'esisteriza di un processo di
diffusione, in quanta il valore del
le irnportazioni dihi-tech sul tota
le delle importazioni da questi
paesi mostra un continuo calo nel
corso del periodo 1991-1996.

Tavoia 5.22 - Incidenza dei prodotti tecnologici sul totale dei flussi di importazione e esporta-
zione dell'ltalia (dati percentuali)

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI
PAESI

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Francia 8,69 7,82 7,04 7,77 9,19 8,07 6,64 5,89 6,70 5,69 5,52 6,04
Germania 7,02 6,83 6,93 7,59 7,32 6,67 3,44 3,56 3,01 2,92 3,16 3,16
Regno Unito 15,12 15,61 15,86 15,52 13,68 13,74 12,32 10,19 9,56 8,7 7,96 5,95
UE 7,79 7,59 7,59 8,04 8,19 8,01 5,57 5,14 5,07 4,74 4,65 4,45

USA 26,12 24,51 23,28 20,29 20,21 20,85 7,47 8,00 7,17 7,87 8,71 7,71

Giappone 18,20 17,66 17,36 16,41 15,76 12,86 2,00 3,69 6,23 4,9 5,07 2,2

Totale 7,98 8,04 7,75 7,82 7,76 7,65 5,44 5,56 5,31 5,24 4,95 4,59

Fonte: Istat, Indagine sul Commercio con l'estero
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porta la spesa con il pradotto interno lordo. Infat
ti, dopo il massimo storico dell'1,24% del 1991,
l'indice e diminuito fino all'l,01% nel1995, per poi
aumentare lievemente a 1,03% e a 1,05% rispettiva
mente nel 1996 e nel 1997.

Se, da un lato, l'Italia risultava nel 1995 al settimo
posto della graduatoria dei paesi OCSE in termini
di valore assoluto della spesa per R&S (a parita di
potere d'acquisto), essa scivolava al 20° posto con
siderando la spesa per R&S in rapportoalla ric
chezza pradotta nel Paese.

Nel periodo 1991-97 la spesa per R&S ha avuto
un andamento diverso a seconda del settore istitu-

5. FATTORI RILEVANTI DELLA COMPETITIVITA

zionale. Infatti, fino al 1994, nel settore delle im
prese il tasso di variazione e stato inferiore a quel
10 degli enti pubblici; dal 1995 la situazione si in
verte e sono le imprese a registrare un tasso pili al
to. In particolare le amministrazioni pubbliche
nel1995 hanno speso 8.323 miliardi per ricerca in
tra-muros, con un aumento dell'1,7% rispetto
all'anno precedente, contra un aumento del 3,6%
attribuibile alle imprese (Tavola 5.18). Nel biennio
1996-97 i tassi di variazione sono risultati pari, ri
spettivamente, a 9,8% e 7% per le imprese, rispet
to a valori pari al 4,9% e 6,5% per le amministra
zioni pubbliche (Tavola 5.19).

Tavola 5.17 - Spesa per la ricerca scientifica e 10 sviluppo sperimentale (R&S) - Anni 1991-1997

PREZZI CORRENTI PREZZI COSTANTI (1990) (a)

ANNI Totale di cui:
R&S intra-mums

Totale di cui:
R&S intra-mums

1991
1992
1993
1994
1995
1996 (b)
1997 (b)

1992
1993
1994
1995
1996 (b)
1997 (b)

18.881
19.661
19.519
19.022
19.889
21.385
22.744

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

VALORl ASSOLUTI (miliardi di lire)
17.657 17.533
17.958 17.444
17.613 16.591
17.389 15.628
17.864 15.553
19.249 15.931
20.556 16.511

VARIAZIONI % SULL'ANNO PRECEDENTE
1,7 -0,5

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

16.396
15.933
14.971
14.286
13.969
14.339
14.923

-28
-6:0
-4,6
-2,2
2,6
4,1

Fonte: Istat, Indagine sulla ricerca scientifica e 10 sviluppo sperimentale nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche
(a) Per il calcolo e stato utilizzato il deflatore del PIL (Prodotto interno lordo)
(b) Previsioni

Tavola 5.18 - Spesa per R&S per settore istituzionale - Anni 1994 e 1995 (miliardi di lire)

1994 1995 VAR.% 1995/94
SETTORl
ISTITUZIONALl Intra-mums Extra-mums Totale Intra-mums Extra-mums Totale Intra-mums Totale

Amministrazioni pubbliche 8.183 111 8.294 8.323 410 8.733 1,7 5,3
Enti di ricerca (a) 3.042 102 3.144 3.133 195 3.328 3,0 5,9
Universita 4.487 4.487 4.549 4.549 1,4 1,4
Stato cd altri enti pubblici 655 10 664 641 215 856 -2,1 28,9

Imprese 9.206 1.522 10.728 9.541 1.615 11.156 3,6 4,0

Totale generale 17.389 1.633 19.022 17.864 2.025 19.889 2,7 4,6

Fonte: Istat, Indagine sulla ricerca scientifica e 10 sviluppo sperimentale nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche
(a) Per rendere la spesa totale confrontabile con quella degli anni precedenti sono stati esclusi i trasferimenti del CNR e gli altri set-

tori istituzionali, pari a 312 miliardi per il 1994 e 226 miliardi nel 1995

[STAT - RAPPORTO ANNUALE 1997 193



LA SITUAZIONE DEL PAESE

Tavola 5.19 - Spesa per R&S per settore istituzionale - Anni 1996 e 1997 (miliardi di lire)

1996 1997 R&S INTRA-MUROS YAK %
SETTORl
ISTITUZIONALI Intra-muros Extra-muros Totale Intra-rnuros Extra-muros Totale Intra-rnuros Totale

Amministrazioni pubbliche 8.776 4.356 9.212 9347 411 9.757 4,9 6,5
Enti di ricerca 3.439 207 3.646 3.737 188 3.925 9,8 8,7
Universita 4.659 4.659 4.901 4.901 2,4 5,2
Stato ed altri enti pubblici 678 229 907 708 223 931 5,8 4,4

Imprese 10.472 1.701 12.173 11.210 1.777 12.987 9,8 7,0

Totale 19.249 2.136 21.385 20.556 2.188 22.744 7,5 6,8

Fonte: Istat, Indagine sulla ricerca scientifica e 10svilupposperimentale nelle impresee nelle amministrazioni pubbliche

Anche all'intemo di queste ultime la situazione ap
pare differenziata a seconda del sottosettore. Infatti,
gli enti di ricerca propriamente detti che svolgono la
R&S come attivita prevalente (CNR, INFN, ENEA,
Istat ecc.), hanna speso nel 1995 il 3% in pili rispetto
all'anna precedente; gli altri enti che svolgono la ri
cerca come attivita secondaria hanna maggiormente
risentito della politica di contenimento della spesa
pubblica, can la conseguenza che la spesa per R&S
nel1995 e ulteriormente diminuita (-2,1%). Per le uni
versita si stima un aumento dell'1,40/0.

Nell'ambito delle imprese, diversi settori di
punta hanna registrato un incremento di spesa
per R&S superiore alla media: tra questi spiceana i

servizi postali e di telecomunicazioni, che hanno
quadruplicato gli investimenti in R&S, e l'industria
degli apparecchi di precisione. Tra i comparti
che, invece, hanna ridotto nel1995 la spesa in R&S
figurano le industrie dell'aeronautica, di cieli e mo
tocieli e delle macchine per ufficio.

Nella gran parte dei paesi dell'OCSE l'attivita
di R&S e finanziata principalmente dal settore
delle imprese. Sulla base dei dati relativi al 1995,
la quota di R&S finanziata dall'operatore privata
risulta malta elevata in Giappone (67,2%), in
Germania (60,5%) e negli USA (59,9%), assai me
no in Italia (41,7%) (Tavola 5.20). Nel 1995, dei
9.541 miliardi spesi per la ricerca nelle imprese,

Tavola 5.20 - Spesa per R&S per settore finanziatore nei Paesi OCSE - Anno 1995 (composizione per
centuale)

Imprese Amministrazioni Altri Estero TotalePAESI pubbliche soggetti privati

Corea 76,3 19,0 4,7 100,0
Irlanda 67,4 22,6 1,8 8,2 100,0
Giappone 67,2 22,8 9,9 0,1 100,0
Belgio 64,2 26,4 2,5 6,9 100,0
Repubblica Ceca 63,1 32,3 1,3 3,3 100,0
Germania 60,5 37,4 0,4 1,7 100,0
Stati Uniti 59,9 36,1 4,0 100,0
Finlandia 59,4 35,1 1,0 4,5 100,0
Norvegia 49,9 43,6 1,6 4,9 100,0
Francia 48,4 42,3 1,3 8,0 100,0
Austria 48,0 49,1 0,4 2,5 100,0
Regno Unito 48,1 33,3 4,3 14,3 100,0
Canada 46,8 35,1 5,5 12,6 100,0
Danimarca 46,8 39,2 4,1 9,9 100,0
Paesi Bassi 46,0 42,1 2,6 9,3 100,0
Spagna 44,5 43,6 5,2 6,7 100,0
ltalia 41,7 53,0 0,0 5,3 100,0
Islanda 34,6 57,3 3,7 4,4 100,0
Nuova Zelanda 33,7 52,3 10,1 3,9 100,0
Polonia 31,5 64,7 2,1 1,7 100,0
Portogallo 18,9 65,2 4,0 11,9 100,0

Fonte:OCSE
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il 16,5% e stato finanziato dalle amministrazioni
pubbliche can diverse forme di incentivazioni,
contributi e commesse, quota questa pili ampia
di quella registrata nel 1994 (11,2%); parallela
mente, e leggermente diminuito l'apporto
dall'estero (9,4% nel 1994 e 8,2% nel 1995).
Nell'ambito delle amministrazioni pubbliche,
dal punta di vista della copertura finanziaria, nel
1995 e aumentata la quota delle entrate proprie
per vendita di beni e servizi e di commesse di
ricerca, a discapito dei trasferimenti ordinari da
parte della Stato; pressappoco costante e la
quota dell'apporto estero.

La ricerca privata, pur se concentrata in poche
imprese prevalentemente di grandi dimensioni,
viene svolta in genere all'intemo di un sistema di
interconnessioni, non solo tra imprese apparte
nenti allo stesso gruppo industriale, rna anche tra
imprese diverse e tra imprese e istituzioni pub
bliche. Una misura di queste relazioni tra soggetti
e data dalla spesa per R&S extra-muros, cioe la ri
cerca commissionata a soggetti estemi. Nel 1995 il
15% della spesa totale delle imprese e stata affidata
a soggetti estemi, di cui circa i due terzi ad impre
se della stesso gruppo, sia nazionali sia estere;
modesto appare, invece, il ricorso delle imprese a
centri di ricerca pubblici, prevalentemente uni
versitari (appena il 4,2% della spesa extra-muros),
Per Ie amministrazioni pubbliche la spesa per
commesse di ricerca e stata nel 1995 del 7,3%, un
terzo delle quali verso Ie imprese.

5. FATTORI RILEVANTI DELLA COMPETITIVITA

La dinamica dell'occupazione

Dal lata occupazionale, nel 1995 si registra an
cora una diminuzione, pari all'I,4%, del personale
dedicato all'attivita di R&S (141.789 unita espresse
in equivalenti a tempo pieno, di cui 75.536 ricerca
tori, contro le 143.823 del 1994, di cui 75.722 ricer
catori) (Tavola 5.21). In particolare, nelle ammini
strazioni pubbliche a fronte di un incremento
della spesa si registra un aumento pili contenuto
(+0,9%) del personale di R&S (+1,2% per i ricerea
tori), nelle imprese l'aumento della spesa per R&S
del 3,6% si aecompagna ad una sensibile diminu
zione del personale addetto (-4,4% in totale e 
4,0% per i ricercatori), legata sia al generale anda
menta dell'occupazione, sia a processi di ristrut
turazione nelle grandi imprese. Tra i settori di im
prese ehe maggiormente hanna risentito della
contrazione del numero di rieereatori figurano
quello siderurgico, della chimiea di base, della fab
bricazione di maeehine per ufficio, delle macchi
ne utensili, della fabbricazione di appareechi ra
dio-TV, della costruzione di aeromobili. Di con
tro, i settori nei quali si e registrato un maggior in
cremento del numero di ricereatori sana quelli
dei servizi di eomunicazione, dei servizi alle im
prese, della fabbricazione di eomponenti elettro
nici, della costruzione di appareechiature di preci
sione ed il settore della gamma e plastica.

In conclusione, nel 1995 l'impegno delle im
prese in R&S ha risentito aneora del ridimensiona-

Tavola 5.21 - Personale impegnato nella R&S - Anni 1990-1995 (urtitd equivalenti a tempo pieno)

ANNI

1990
1991
1992
1993
1994
1995

1991
1992
1993
1994
1995

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IMPRESE TOTALE
Totale di cui: Totale eli cui: Totale eli cui:

Ricercatori Ricercatori Ricercatori

77.421 46.346 67.496 31.530 144.917 77.876
78.160 45.661 65.481 29.577 143.641 75.238
79.397 45.943 63.458 28.479 142.855 74.422
80.178 46.502 61.993 27.932 142.171 74.434
80.718 47.494 63.105 28.228 143.823 75.722
81.466 48.432 60.323 27.104 141.789 75.536

VARIAZIONI % SULL'ANNO PRECEDENTE

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

Fonte. Istat, Indagine sulla ricerca scientifica e 10 sviluppo sperimentale nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche
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mento operato nel biennio precedente, con un
modesto incremento in termini di risorse finan
ziarie dedicate, dovuto peraltro al maggior soste
gno pubblico, rna con una significativa perdita in
termini di occupazione. Nelle amministrazioni
pubbliche si e invece registrata una certa stabilita,
in termini di risorse sia finanziarie sia umane, ad
eccezione di quei settori che svolgono tale attivita
in via secondaria, i quali hanno risentito dell'effet
to dei tagli alla spesa pubblica. Dai primi dati del
1996 e 1997 si registra, tuttavia, un'inversione di
tendenza, anche se e necessario attendere i dati
definitivi per avere la conferma di tale andamento.

La presenza delle istituzioni pubbliche e private
nel settore della ricerca

Un ultimo aspetto che contribuisce a qualifica
re il quadro delineato in precedenza e quello rela
tivo alla struttura settoriale, territoriale e dimen
sionale del comparto della "Ricerca e Sviluppo",
suddiviso nei due segmenti della "Ricerca e svilup
po sperimentale nel campo delle scienze naturali
e dell'ingegneria" e della "Ricerca e sviluppo spe
rimentale nel campo delle scienze sociali e umani
stiche".

Sulla base dei dati relativi al VII Censimento ge
nerale dell' industria e dei servizi del 1991, il totale
delle unita locali delle istituzioni pubbliche per
l'intero gruppo R&S, e pari a 793, con 25.185 ad
detti; quello relativo alle istituzioni private e, inve
ce, di 281 unita locali con 2.104 addetti. All'inter
no di tale dato c'e da sottolineare che i tre mag
giori istituti operanti nel settore R&S (il CNR,
l'ENEA e l'Istituto Superiore di Sanita) coprono,
con 14.000 addetti circa, il 56% degli occupati del
settore.

Nel complesso, il 34% degli addetti risultava im
piegato nelle regioni settentrionali, il 48% nelle re
gioni centrali e il restante 18% in quelle del Mezzo
giorno. In particolare, emerge una forte concen
trazione di addetti nel Lazio (38% del totale), dovu
ta alla presenza nella provincia di Roma delle sedi
centrali delle istituzioni pubbliche pili importanti.
Per il Nord, l'Emilia-Romagna e la regione con pili
addetti (10% sul totale Italia), mentre per il Mezzo
giorno il maggiore contributo e della Campania,
con il 6% dell'occupazione.

Estremamente esiguo appare l'apporto delle
istituzioni private al settore (12% di unita locali sul
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totale con soltanto il 5% degli addetti), largamente
concentrate in Lornbardia, che assorbono il 53%
degli addetti.

Le istituzioni pubbliche presenti nel settore
"Ricerca e Sviluppo nel campo delle scienze natu
rali e dell'ingegneria" raggruppano il 95% degli ad
detti del settore, (88% di unita locali). In questo set
tore, dove la ricerca e sostenuta dall'impiego di in
vestimenti in tecnologie avanzate, Ie fondazioni e
le associazioni rivestono un ruolo molto margina
Ie. Per contro, nella categoria di attivita economica
"Ricerca e Sviluppo nel campo delle scienze so
ciali e umanistiche" gli addetti delle istituzioni pri
vate coprono il 45% del totale, mentre le unita 10
cali arrivano all'80%.

In questo settore, meno importante del prece
dente da un punto di vista occupazionale e di as
sorbimento di investimenti pubblici e privati, il
Mezzogiorno presenta il maggior numero di oc
cupati nelle istituzioni pubbliche (43% del totale),
mentre Ie istituzioni private sono ben rappresen
tate nelle regioni del Centro, con il 42% degli ad
detti sul totale.

5.2.2 L'innouaxione tecnologica nelle im
prese dei servizi

n settore dei servizi ha un ruolo di rilievo
nell'economia dei paesi industrializzati ed e attual
mente soggetto, almena per quanto riguarda alcu
ne attivita, a significative trasformazioni. Per alcu
ne attivita di servizio, ad esernpio, il mercato sta
assumendo dimensloni tali da costringere impre
se tradizionalmente orientate a servire un mercato
locale 0 nazionale ad affrontare una competizione
su scala europea e, talvolta, globale. In altri casi e la
richiesta di servizi innovativi, assieme allo svilup
po di un contesto pili cornpetitivo, a rendere ne
cessario l'adeguamento delle imprese. E comun
que chiaramente percepibile il ruolo che, in tale
processo di trasformazione, svolge l'innovazione
tecnologica la quale e all'origine della sviluppo di
nuovi servizi e di nuovi processi produttivi di ser
vizi, I processi innovativi accompagnano, e in
qualche misura condizionano, l'innovazione orga
nizzativa delle imprese e risultano elernenti essen
ziali di recupero di competitivita.

I primi dati statistici sul ruolo dell'innovazione
tecnologica nel settore dei servizi (si tratta in que
sto caso delle imprese operanti nei servizi desti-
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nabili alla vendita, con l'eccezione degli istituti di
credito e delle imprese che producono servizi
per la persona) sono stati raccolti attraverso la pri
ma indagine campionaria sull'innovazione tecno
logica nelle imprese dei servizi, relativa al triennio
1993-95, che (sulla base delle indicazioni dell'OC
SE) ha proposto alle imprese la definizione di tee
nologia: come il "complesso di conoscenze, capa
cita professionali, procedure, competenze, at
trezzature e soluzioni tecniche che sono necessa
rie per produrre un bene od erogare un servizio",

Intensita dell'innouazione

Poco me no di un terzo delle imprese del set
tore terziario (pari 31% del totale) ha introdotto
innovazioni nel periodo 1993-95 (Tavola 5.23),
una quota abbastanza simile a quella rilevata per

5. FATTORI RILEVANTI DELLA COMPETITIVITA

l'industria e riferita al periodo 1990-92, quando la
percentuale delle imprese innovative era risultata
del 33%. L'intensita innovativa e fortemente cor
relata con il settore d'attivita. Otto settori hanno,
infatti, una percentuale di imprese innovative su
periore alla media: ricerca e sviluppo (97%), assi
curazioni (63,1%), intermediazione finanziaria e
monetaria (61,8%), attivita ausiliarie all'interme
diazione finanziaria (61,3%), informatica (54,3%),
trasporto aereo (36,5%), commercio all'ingrosso
C35%) e trasporti marittimi (33,3%). Come gia os
servato, l'intensita innovativa nelle imprese dei
servizi dipende in larga misura anche dalla dimen
sione aziendale: infatti, solo il 25,9% delle imprese
con un numero di addetti tra 20 e 49 ha introdot
to innovazioni. Tale percentuale sale poi costan
temente con la dimensione aziendale e raggiunge
un massimo del 79% per le imprese con oltre
1.000 addetti.

Tavola 5.23 - Imprese innovative e non innovative per settore e classe di addetti - Anni 1993-1995

SETTORI Totale imprese Percentuale delle imprese Percentuale degli addetti
CLASS! DI ADDETT! innovativesui totale di imprese innovative sui

totale degli addetti

Commercio di autoveicoli 1.319 28,0 32,8
Commercio all'ingrosso 4.469 35,0 45,5
Commercio al dettaglio 2.522 20,1 55,2
Ristoranti e alberghi 2.186 19,6 27,9
Trasporti terrestri 1.510 29,8 65,1
Trasporti marittimi 117 33,3 48,3
Trasporti aerei 63 36,5 88,0
Attivita ausiliarie ai trasporti 1.201 29,0 51,7
Poste e te!ecomunicazioni 55 10,9 99,0
Intermediazione monel. e finanziaria 917 61,8 87,8
Assicurazioni 157 63,1 70,7
Attivita ausiliarie dell'intermed. Finanz. 163 61,3 62,4
Attivita immobiliari 132
Noleggio di macchinari 67 9,0 37,9
Servizi informatici 972 54,3 76,1
Ricerca e sviluppo 67 97,0 98,3
Altre attivita professionali e imprendit. 3.129 25,9 36,9
Smaltimento dei rifiuti 255 27,8 47,8

Totale 19.301 31,0 63,7

20-49 13934 25,9 26,4
50-99 2.844 38,6 38,5
100-199 1.269 43,4 42,8
200-499 822 50,9 51,7
500-999 238 65,1 66,2
1000 e piu 195 79,0 88,8

Totale 19.301 31,0 63,7

Fonte: Istat, Indagine pilota sull'innovazione tecnologica ne! settore dei servizi, 1997
Nota: I totali possono divergere dai totali dei valori in tabella a causa degli arrotondamenti dovuti al processo di riporto all'universo
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Innovazioni di servizio e di processo

Le imprese innovative possono essere seg
mentate in quattro gruppi: quelle che hanno intro
dotto esclusivamente innovazioni di servizio,
quelle che hanno introdotto solo innovazioni di
processo, quelle che hanno introdotto entrambi i
tipi di innovazione e quelle che hanno introdotto
innovazioni non distinguibili tra servizi e processi.

II 34% delle imprese (Tavola 5.24) non e in gra
do di distinguere la propria attivita innovativa tra
innovazioni di servizio e innovazioni di processo:
cio sembra particolarmente connaturato ad alcuni
settori - come ricerca e sviluppo, attivita ausiliarie
all'intermediazione finanziaria, poste e telecomu
nicazioni 0 attivita ausiliarie dei trasporti - in cui il
servizio si realizza nello stesso svolgimento del
processo di produzione e la finalita dell'innova
zione risulta difficilmente distinguibile tra proces
so e servizio.

Particolarmente rilevante e, inoltre, che il
30,7% delle imprese innovative abbia dichiarato di
avere introdotto nel triennio 1993-95 soltanto in
novazioni di processo. In tal senso, le imprese dei
servizi evidenziano una loro specificita rispetto al
le imprese industriali: l'innovazione tecnologica
appare essenzialmente finalizzata a migliorare i
"processi produttivi", affidando il miglioramento
o la creazione di nuovi servizi ad attivita innovative
non tecnologiche. Tra i settori che pongono una
particolare enfasi sull'innovazione di processo
possono essere citati: il noleggio di macchinari, 10
smaltimento di rifiuti, Ie assicurazioni, il commer
cio di autoveicoli e il commercio all'ingrosso. II
settore del trasporto aereo, e in misura minore
quello dei trasporti marittimi, evidenziano - in
contrasto con la tendenza generale - una particola
re attenzione all'innovazione di servizio (il 63,6%
delle imprese del trasporto aereo ha introdotto
solo innovazioni tecnologiche di servizio).

Tavola 5.24 - Imprese innovative distinte per tipo di innovazione introdotta - Anni 1993-1995

SETTOR! Totale % imprese con % imprese con % imprese con % imprese in cui
CLASS! Dr ADDETT! imprese solo innov. solo innov. entrambi i non e possibile

innovative di servizio di processo tipi di distinguere tra
innovazione servizio e processo

Commercia di autoveicoli 369 21,8 36,6 9,7 31,9
Commercia all'ingrosso 1.562 15,7 35,0 14,9 34,4
Commercia al dettaglio 507 23,4 32,2 7,1 37,3
Ristoranti e alberghi 428 24,4 29,2 7,3 39,1
Trasporti terrestri 450 27,7 28,7 17,1 26,5
Trasporti marittimi 39 32,5 23,3 18,5 25,8
Trasporti aerei 23 63,6 16,3 8,7 11,3
Auivita ausiliarie ai trasporti 348 16,2 35,1 4,7 44,0
Paste e telecomunicazioni 6 14,7 40,0 45,3
Intermediazione monetaria e finanziaria 567 9,8 19,3 31,5 39,4
Assicurazioni 99 6,3 39,0 22,4 32,3
Attivita ausiliarie dell'intermediazione finanziaria 100 35,7 18,9 45,4
Noleggio di macchinari 6 68,8 15,4 15,9
Servizi informatici 528 16,3 24,9 30,7 28,1
Ricerca e sviluppo 65 3,6 10,9 38,4 47,2
Altre anivita professionali e imprendit. 810 20,9 29,7 19,1 30,3
Smaltimento dei rifiuti 71 17,2 48,1 21,2 13,5

Totale 5.979 18,2 30,7 17,1 34,0

20-49 3.603 20,0 32,2 14,6 33,2
50-99 1.097 19,3 28,6 14,9 37,2
100-199 551 14,4 25,3 24,6 35,8
200-499 418 13,2 35,9 23,5 27,4
500-999 155 7,6 26,1 29,2 37,0
1000 e pili 154 5,5 20,5 34,2 39,9

Totale 5.979 18,2 30,7 17,1 34,0

Fonte: Istat, Indagine pilota sull'innovazione tecnologica nel settore dei servizi, Anno 1997
Nota: I totali possono divergere dai totali dei valori in tabella a causa degli arrotondamenti dovuti al processo di riporto all'universo
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L'analisi per dimensione aziendale segnala che
al crescere della dimensione d'impresa diminui
sce il numero delle imprese che hanno introdotto
solo innovazioni di servizio. Al di sotto dei 500 ad
detti la percentuale delle imprese che hanno in
trodotto solo innovazioni di processo non scende
mai sotto il 25%; nelle imprese di maggiore di
mensione il processo innovativo diviene, invece,
progressivamente pili complesso e articolato,
rendendo meno visibile la finalizzazione dell'in
novazione al miglioramento dei servizi 0 dei pro
cessio

L'impatto dell'innouazione tecnologica sul jattu
rato delle imprese dei servizi

Al fine di valutare l'impatto economico dell'in
novazione alle imprese dei servizi e stato chiesto

5. FATTORI RILEVANTI DELLA COMPETITIVITA

di indicare quale percentuale del fatturato 1995
fosse legata all'introduzione di servizi nuovi 0 mi
gliorati dal punto di vista tecnologico. Le risposte
a tale quesito hanno pero sollevato pili di un pro
blema: in primo luogo (Tavola 5.25), e risultato
estremamente basso (45,8% delle imprese inno
vative) il numero di imprese in grado di quantifica
re l'impatto dell'innovazione in termini di fattura
to. Cia riduce il significato del dato, rna soprattut
to spinge a considerare con attenzione i motivi
che hanno indotto Ie imprese a non rispondere.
Innanzitutto, le imprese non rispondenti hanno
dichiarato che l'impatto dell'innovazione sul fattu
rata non e misurabile: si tratta, evidentemente, di
imprese in cui I'innovazione non e stata finalizzata
alla realizzazione di nuovi servizi 0 dove la vendita
di nuovi servizi non e contabilizzata autonoma
mente. Pili interessanti sono pero i casi in cui vie
ne dichiarato dalle imprese che l'introduzione di

Tavoia 5.25 - Irnpatto dell'innovazione tecnologica suI fatturato - Anno 1995 (a)

SETTORI
CLASSI Dr
ADDETTI

Commercio di autoveicoli
Commercio all'ingrosso
Commercio al dettaglio
Ristoranti e alberghi
Trasporti terrestri
Trasporti marittimi
Trasporti aerei
Attivita ausiliarie dei trasporti
Poste e te!ecomunicazioni
Intermediazione monetaria e finanziaria
Assicurazioni
Attivita ausiliarie dell'intermediazione finanziaria
Noleggio di macchinari
Servizi informatici
Ricerca e sviluppo
Altre attivita professionali e imprendit.
Smaltimento dei rifiuti

Totale

20-49
50-99
100-199
200-499
500-999
1000 e pili

Totale

Imprese
rispondenti

166
691
187
133
198
34
9

178
4

208
56
27

2
329

49
444

22

2.738

1.738
464
258
173

55
51

2.738

0/0 imprese Impatto medic
rispondenti percentuale
su imprese delle innovazioni
innovative introdotte suI

fatturato I995

45,1 7,8
44,2 8,0
37,0 6,3
31,1 4,4
44,0 5,2
89,3 33,8
37,5 0,6
51,3 9,9
71,2 17,7
36,7 4,5
56,5 13,5
27,0 5,9
31,2 3,3
62,3 10,4
75,5 40,0
54,8 11,7
30,8 5,8

45,8 8,6

48,2 9,4
42,3 8,4
46,8 10,0
41,2 7,0
35,6 9,4
33,2 6,2

45,8 8,6

Fonte: Istat, Indagine pilota sull'innovazione tecnologica ne! settore dei servizi, Anno 1997
(a) I totali possono divergere dai totali dei valori in tabella a causa degli arrotondamenti dovuti al processo di riporto all'universo
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Tavola 5.26 - Imprese in cui l'innovazione tecnologica ha avuto un impatto positivo sull'occupazione
- Anni 1993-1995

SEITORI Totale 0/0 sui complesso 0/0 sul personale ad 0/0 suipersonale a 0/0 sui personale a
CLASSI Dr ADDEITI imprese degliaddetti altaqualificazione meclia qualificazione bassaqualificazione

rispondenti dell'impresa professionale professionale professionale

Commercio di autoveicoli 315 32,8 15,2 34,9 15,2
Commercio all'ingrosso 1.301 40,3 31,4 32,7 11,6
Commercio al dettaglio 461 29,6 17,8 14,7 8,5
Ristoranti e alberghi 407 10,9 20,8 13,5 6,9
Trasporti terrestri 382 40,9 15,6 24,4 8,3
Trasporti marittimi 37 34,5 53,4 27,0 4,5
Trasporti aerei 23 11,3 20,1 11,3 11,3
Attivita ausiliarie ai trasporti 287 27,6 30,7 19,1 6,4
Poste e telecomunicazioni 6 25,9 45,4 14,1
Intermediazione monetaria e finanziaria 542 12,8 22,8 16,7 5,9
Assicurazioni 86 7,0 47,6 15,2 1,6
Attivita ausiliarie dell'intermediazione finanziaria 96 14,5 36,0 4,0 4,9
Noleggio di macchinari 6 15,9
Scrvizi informatici 463 45,6 52,8 41,5 7,4
Ricerca e sviluppo 44 37,2 49,0 31,7 17,1
Altre attivita professionali e imprendit. 728 29,0 31,5 21,1 8,4
Smaltimento dei rifiuti 67 58,5 47,2 47,0 31,4
Totale 5.251 31,0 29,0 25,1 9,2

20-49 3.066 35,8 28,8 25,7 10,0
50-99 997 30,0 22,8 27,3 12,4
100-199 502 27,0 37,4 23,8 4,1
200-499 392 16,0 31,5 22,3 5,9
500-999 148 16,2 30,6 14,6 5,6
1000 e pili 145 6,3 39,4 20,1
Totale 5.251 31,0 29,0 25,1 9,2

Fonte: Istat, Indagine pilota sull'innovazione tecnologica nel settore dei servizi, Anno 1997
Nota: I totali possono divergere dai totali dei valori in tabella a causa degli arrotondamenti dovuti al processo di riporto all'universo

innovazioni tecnologiche (di servizio 0 di proces
so) non e stata finalizzata a un aumento del fattura
to, rna ad altri obiettivi. Cia e confermato dalle ri
sposte delle imprese al quesito sugli obiettivi
dell'innovazione che evidenziano, tra l'altro, una
particolare enfasi suI miglioramento della "qualita"
del servizio, piuttosto che sull'ampliamento della
gamma e del volume della produzione. Tale ap
proccio e d'altronde coerente con la diffusione
della cultura della qualita in ambito imprenditoria
Ie e con la crescente domanda di un pili alto livel
10 qualitativo nei servizi da parte degli acquirenti.

L'innovazione tecnologica e I'occupazione nel
settore dei servizi

Nell'indagine e stato considerato, per la prima
volta nell'ambito delle rilevazioni sull'innovazione
tecnologica, un quesito riguardante l'impatto che

200

essa esercita sull'occupazione della singola impre
sa. Su questo tema esistono, come e noto, nume
rosi contributi di tipo concettuale, rna la disponi
bilita di dati statistici e piuttosto scarsa.

II 56,7% delle imprese non ha rilevato un im
patto dell'innovazione tecnologica sull'occupazio
ne e tale percentuale si avvicina al 70% relativa
mente agli effetti per Ie specifiche categorie di di
pendenti. Nelle imprese in cui l'innovazione ha
determinato un aumento dell'occupazione, tale
fenomeno si e concentrato nella categoria degli
addetti a pili alta qualificazione ed e stato spesso
accompagnato - anche in presenza di un effetto
complessivamente nullo suI totale - a una riduzio
ne degli addetti con minore qualificazione.

I settori in cui l'aumento di occupazione e stato
pili sensibile sono stati quelli dello smaltimento ri
fiuti, dei servizi informatici e della ricerca, dei tra
sporti terrestri e marittimi e del commercia all' in
grosso (Tavola 5.27). II personale ad alta qualifica-
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5. FATTORI RILEVANTI DELLACOMPETITIVITA

Tavola 5.27 - Imprese in cui l'innovazione tecnologica ha avuto un impatto negativo sull'occupazione
- Anni 1993-1995 (a)

SEDORI Totale 0/0 suI complesso 0/0 suI personale ad 0/0 suipersonale a 0/0 suipersonale a
CLASSI DI ADDETTI imprese degli addetti alta qualificazione media qualificazione bassaqualificazione

rispondenti dell'impresa professionale professionale professionale

Commercio di autoveicoli 315 2,0 2,0 8,5
Commercio all'ingrosso 1.301 11,6 1,3 5,6 14,4
Commercio al dettaglio 461 9,4 2,6 15,2
Ristoranti e alberghi 407 4,0 1,7 2,2 1,8
Trasporti terrestri 382 8,3 0,4 2,8 5,8
Trasporti marittimi 37 3,1 7,9
Trasporti aerei 23 8,7 8,7
Attivita ausiliarie ai trasporti 287 19,2 2,5 4,0 24,4
Poste e telecomunicazioni 6 19,4 19,4
Intermediazione monetaria e finanziaria 542 24,5 4,0 12,6 35,4
Assicurazioni 86 27,0 1,6 23,5 53,4
Attivita ausiliarie dell'intermediazione finanziaria 96 39,7 7,2 14,4
Noleggio di macchinari 6 31,2 15,4 31,2 31,2
Servizi informatici 463 7,3 5,9 18,8
Ricerca e sviluppo 44 10,9 2,1 2,1 30,1
Altre attivita professionali e imprendit. 728 13,2 8,6 15,4
Smaltimento dei rifiuti 67 10,8 5,8 17,2
Totale 5.251 12,3 1,2 5,9 16,5

20-49 3.066 9,8 1,4 4,9 12,1
50-99 997 12,4 0,8 4,1 15,5
100-199 502 8,7 5,1 18,3
200-499 392 21,2 2,1 10,6 28,1
500-999 148 33,1 2,4 17,6 38,7
1000 e pili 145 31,7 0,6 15,8 57,5
Totale 5.251 12,3 1,2 5,9 16,5

Fonte: Istat, Indagine pilota sull'innovazione tecnologica nel settore dei servizi, Anno 1997
(a) I totali possono divergere dai totali dei valori in tabella a causa degli arrotondamenti dovuti al processo di riporto all'universo

zione e aumentato in una quota di imprese supe
riore alla media - in seguito all'introduzione di in
novazioni tecnologiche - nei settori dei trasporti
marittimi, dei servizi informatici, della ricerca,
delle assicurazioni e della smaltimento rifiuti; quel
10 a media qualificazione e aumentato in una quota
di imprese superiore alla media nei settori della
smaltimento rifiuti, dei servizi informatici, del
commercio di autoveicoli, del commercio all'in
grosso, della ricerca e dei trasporti marittimi. Il
personale a bassa qualificazione, infine, e aumenta
to in termini percentualmente maggiori tra le im
prese dei settori della smaltimento dei rifiuti, del
la ricerca, del commercio di autoveicoli e del
commercio all'ingrosso.

Per quanto riguarda la dimensionale aziendale,
un effetto positivo dell'innovazione sull'occupa
zione pili intenso di quello medio si riscontra nel
Ie imprese con 20-49 addetti. Le categorie a pili al
ta qualificazione hanno registrato, in conseguenza
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dell'innovazione tecnologica, un aumento preva
lentemente nelle imprese medio-grandi, con un
massimo del 39,4% delle imprese nella classe con
oltre 1.000 addetti.

Tra i settori che hanno una percentuale di im
prese con diminuzione di personale superiore al
la media generale vi sono i settori delle imprese fi
nanziarie, bancarie e assicurative, le attivita ausilia
rie dei trasporti e le attivita professionali e im
prenditoriali di servizio CTavola 5.27). Le riduzioni,
in questi settori, non interessano gli addetti a pili
alta qualificazione, quanto gli addetti a media e, so
prattutto, a bassa qualificazione.

Con riferimento ai dati medi, si puo quindi os
servare che, nella maggior parte dei settori in cui
l'occupazione e aumentata, questa risultato si e ve
rificato per il complesso degli addetti pili che per
singole qualificazioni professionali. In quasi tutti i
settori vi e un moderato saldo positivo del nume
ro di imprese che ha aumentato l'occupazione to-
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Offerta e domanda dilnformation Technology
net sistema delle imprese

La forte crescita della doman

da di Information Technology e
determinata da molteplici fattori,

quali la globalizzazione dei merca

ti, la velocizzazione del tempo di

mercato (time to market), intesa

come elemento di competitiuita, la

prolijerazione dei prodotti offerti,

la diffusione di nuovi canali distri

butivi, la frammentazione dell 'uten-

za in micromercati caratterizzati

da specificbe richieste. Il prodotto

offerto si e, di conseguenza, spo

stato da un modello informatico

centralizzato - mainframe - ad un

modello basato su work-stations,

in conformita con un 'organizzazio

ne aziendale caratterizzata da

unitd operative con un elevato gra

do di autonomia.

Nel 1995, la composizione del

fatturato delle imprese italiane

operanti nel settore deli'informa

tica vedeva le piccole imprese (1

19 addetti) assorbire it 37,4%

del fatturato (Tavola 5.28), con

una speciatiezazione, rispetto aI

le imprese con 20 e pii; addetti,

soprattutto nel campo dei servizi

di elaborazione (63,2% delfattu-

202

Tavola 5.28 - Fatturato del settore informatico per classe di addetti e tipo di attivita - Anno 1995
(dati percentuali)

TIPO DI ATTIVITA' PERCENTUALE PERTIPO DI ATTIVITA PERCENTUALE PER CLASSI DI ADDETTI

1-19 20 e pili Totale 1-19 20 e pili Totale

Prod., commerc., assistenza
e manutenzione hardware 14,7 12,9 13,5 40,5 59,5 100,0

Prod., install., commerc., di prodotti
software 15,6 20,6 18,7 31,3 68,7 100,0

Personalizzazione di prodotti
software 3,8 8,0 6,4 21,9 78,1 100,0

Sviluppo e manutenz. sw. su
commessa e assistenza 'time &
material' 10,0 21,8 17,4 21,5 78,5 100,0

Servizi di elaborazione 45,0 15,6 26,7 63,2 36,8 100,0

Gestione di sistemi e reti
Integrazione di sistemi 2,1 14,7 10,0 7,8 92,8 100,0

Consulenza direzionale e
informatica-formazione 8,8 6,4 7,3 45,3 54,7 100,0

Totale 100,0 100,0 100,0 37,4 62,6 100,0

Fonte: Istat, Indagine campionaria sulle imprese di servizi informatici
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5. FATTORIRILEVANTI DELLA COMPETITIVITA

rato) e della consulenza direzio

nale, informatica e formativa

(45,3%).

L'offerta delle piccole imprese

eparticolarmente concentrata nel

segmento dei servizi di elabora

zione, che assorbono il 45,3% del

fatturato delle imprese con 1-19

addetti, mentre le aziende con 20

e pia addetti evidenziano una

composizione delle vendite mag

giormente bilanciata. Infatti il

21,8% delle vendite e relativo al

10 suiluppo e manutenzione di

software su commessa e assisten

za 'time & material"; una quota

rilevante di fatturato (20,6%) ri

guarda anche la produzione,

commercializzazione e installa

zione di prodotti software.

Per quanto riguarda l'utilizzo

di Information Technology da

parte delle imprese, i risultati di

un'indagine campionaria effettua

ta dall'Istat sull'ambiente operati

vo dei sistemi informativi azien

dali (hardware e software utilizza

to, possibilita di utilizzazione

della telematica per trasferimento

di dati) e sulle disponibilita delle

imprese manifatturiere con 20 ad

detti e pia ad utilizzare prodotti

informatici e telematici per la tra

smissione di dati permettono di

valutare il grado di utilizzo delle

nuove tecnologie informatiche da

parte delle imprese.

Per quanta riguarda il sistema

hardware, le imprese che hanno

[STAT - RAPPORTO ANNUALE ]997

dichiarato di utilizzare personal

computer per gestire automati

camente la propria contabilita

superano leggermente quelle che

dispongono di un sistema tipo

mainframe (40,2% contra

33,4%). La maggior parte delle

imprese da 20 a 49 addetti so no

dotate di personal computer

(63%), mentre Ie imprese con

200 e pia addetti utilizzano si

stemi tipo mainframe nel 50% dei

casi. L'utilizzo dei sistemi dipar

timentali non e molto diffuse, in

fatti, la percentuale per le classi

dimensionali 100-199, 200-499 e

500 addetti ed oltre varia dal

17% al 20 %. I sistemi operatiui

utilizzati dalle imprese sono mol

teplici: Windows, DOS, UNIX ed

altri tipi (37%). Secondo i rispon

denti, relativamente al sistema

operatiuo, risulta che per tutti i

tipi di impresa L'ambiente si basa

per il 26%, su una piattaforma

standard MS-DOS (incluso Win

dows 3.1) cbe, insieme a Windows

'95, supera la soglia del 50 %,

mentre il sistema UNIX uiene uti

lizzato dal 20% circa delle im

prese.

La struttura dell'ambiente si

presenta abbastanza eterogenea

se si tiene conto che il 3 7% del to

tale delle imprese utilizzano "al

tri" sistemi operativi. Nella scelta

per il tipo di sistema operatiuo, la

tendenza che mostrano Ie grandi

imprese equella di utilizzare sem-

pre pia software 'home made",

oppure versioni di pacchetti

software acquistate..Questa situa

zione e causata dalla forte ere

scita e dalla rapida evoluzione

dei vari tipi di computer che si e
avuta in questi ultimi anni anche in

combinazione con l'ampio assorti

mento dei "storage media" (sup

porti di memoria).

Per quanta riguarda le reti, il

60 % delle irnprese usano la rete

telefonica e il modem, ma nello

stesso tempo it 22,1 % dichiara

di avere accesso anche al servi

zio ISDN (Integrated Services Di

gital Network), noncbe alia rete

pubblica ITAPAC (rete a commu

tazione di pacchetto) X.25 per it

18.3% e X.28 per il 4.5%. Le im

prese con meno di 500 addetti

utilizzano raramente i collega

menti dedicati oppure te reti dedi

cate 0 IISDN. Tra i sistemi di co

municazione in rete utilizzati dal

le imprese per 10 scambio delle

informazioni molto significativo e
risultato quello effettuato me

diante accesso ad INTERNET, uti

lizzato da un terzo delle imprese

rispondenti, con particolare rife

rimento a quelle con 100 e pia ad

detti. Infatti, tra le imprese che

dichiarano di essere dotate di li

nea telefonica commutata e di

modem, oltre il 50% utilizza l'ac

cesso alia rete INTERNET e poco

meno della meta il sistema di po

sta elettronica.
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tale e un pill alto saldo positivo di imprese che
hanno aumentato gli addetti pill qualificati.

Per quanto riguarda le classi dimensionali (Figu
ra 5.3), soltanto gli addetti meno qualificati dimi
nuiscono nella quasi totalita delle imprese consi-

derate. Nelle imprese con 200 e pill addetti il saldo
delle imprese per cui aurnenta l'occupazione tota
le e negativo e un saldo positivo puo essere ri
scontrato solo con riferimento alle imprese che
hanno aumentato gli addetti ad alta qualificazione.

Figura 5.3 - Impatto dell'innovazione tecnologica sull'occupazione, per qualificazione degli oc
cupati e classe di addetti (Saldi normalizzati)

0,60..-------------------------------------,

0,40+-----------------------------------------j

0,20

0,00

-0,20+-----------------------

-0,40+-----------------------------------

-0,60.l------------------------------------J

20-49 add. 50-99 add. 100-199 add. 200-499 add. 500-999 add. 1000 add. e piu

D Totale addetti III Alta qualifica • Media qualifica • Bassa qualifica

Fonte: Istat, Indagine pilota sull'innovazione tecnologica nel settore dei servizi, 1997
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5.2.3 Innovazione tecnologica e performan
ce d'impresa

11 rapporto tra propensione all'innovazione
delle imprese industriali e risultati aziendali e un
tema di grande interesse, soprattutto alla luce del
le particolari caratteristiche del sistema produtti
vo nazionale, largamente caratterizzato da una for
te presenza relativa di unita di piccole dimensioni
e di produzioni "tradizionali". La disponibilita di
dati d'impresa relativi, per le stesse unita, sia ad ag
gregati contabili ed occupazionali, sia al grado di
innovazione tecnologica dei processi e dei pro
dotti, consente di analizzare le relazioni fra pro
pensione innovativa delle imprese industriali ma
nifestatasi negli anni 1990-92 e indicatori di perfor
mance (in particolare, il rapporto tra margine
operativo lordo e fatturato) riferiti al periodo sue
cessivo (anni 1992-95), per un insieme di poco
meno di 12.000 imprese manifatturiere.

5. FATTOR! RILEVANTI DELLA COMPETITIVITA

La presenza relativa di imprese innovative

Nel complesso il 39,1% delle imprese del panel
ha dichiarato di aver introdotto almena una innova
zione nel periodo 1990-92. I settori a pili alta pro
pensione innovativa risultano essere quello dell'elet
tronica (52,4%), quello della chimica (49,1%) e quello
della siderurgia (46,4%). Negli altri settori la quota di
imprese innovative si mantiene intorno al livello
media complessivo, can l'eccezione del settore
tessile e del cuoio, in cui e assai pili bassa (25,8%).

Anche nell' industria manifatturiera, come nei
servizi (cfr. il paragrafo: L'innovazione tecnologica
nelle imprese dei servizi) l'innovazione tecnologi
ca e un fen omena correlato positivamente can la
dimensione aziendale: 1'81%delle imprese can pili
di 500 addetti e di tipo innovativo, mentre nelle
classi dimensionali pili piccole (20-49 addetti) risul
ta innovativo solo il30% delle imprese. La propen
sione innovativa appare diversamente distribuita

Tavola 5.29 - Rapporto tra margine operativo lordo e fatturato nel1e imprese manifatturiere con
20 addetti e pili, innovative e non innovative, per settore di attivita economica, classe di
addetti e ripartizione geografica - Anni 1992 e 1995

SETTORI or ATTIVITA' MARGINE OPERATIVO LORDO/FATTURATO
CLASSI or ADDETTI 1992 1995
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE Innovative Noninnovative Totale Innovative Noninnovative Totale

Energia, Gas, Estrattive 15,1 13,5 14,0 15,4 12,0 13,2
Chimiche 11,4 10,1 10,8 12,0 10,5 11,3
Siderurgiche 13,0 12,4 12,7 13,1 10,7 11,6
Metalmeccaniche 10,3 9,8 10,0 11,2 9,2 10,2
Elettroniche 11,9 10,1 11,0 11,7 9,9 10,9
Alimentari 9,4 8,6 9,0 8,0 7,0 7,4
Tessile, Cuoio 11,1 8,6 9,2 11,3 8,9 9,5
Legno, Carta, Stampa, Editoria, altro 10,4 9,6 9,9 10,6 9,0 9,6

da 20 a 49 addetti 11,3 10,1 10,5 11,2 9,0 10,3
da 50 a 99 addetti 11,0 9,4 10,1 11,1 9,8 9,2
da 100 a 199 addetti 11,2 9,0 10,1 11,4 10,4 10,7
da 200 a 499 addetti 11,0 9,7 10,5 12,4 10,3 10,9
500 e pili addetti 9,7 8,4 9,4 11,0 8,9 10,0

Nord-ovest 11,0 9,7 10,3 11,6 9,5 10,4
Nord-est 11,1 10,1 10,5 11,5 10,2 10,7
Centro 10,8 9,6 10,0 10,3 8,9 9,4
Mezzogiorno 11,2 9,2 9,8 9,8 6,2 7,2

Fonte: Istat, Indagine sui conti economici delle imprese con 20 addetti e pili e Indagine sull'Innovazione tecnologica nelle impre-
se manifatturiere
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anche da un punto di vista regionale: complessiva
mente, il 41% delle imprese del Nord risulta essere
innovativo, con una lieve predominanza delle im
prese del Nord-ovest. Decisamente diversa appa
re la situazione nelle regioni del Mezzogiorno, do
ve soltanto il 25,6% risultano innovare.

Passando all'analisi della tipologia delle innova
zioni introdotte, la quota maggiore di imprese che
innovano intervengono congiuntamente nei pro
dotti e nei processi (62,9%). Questo dato e confer
mato dall'analisi settoriale, con la sola eccezione
del ramo estrattivo, in cui pili del 70% delle im
prese innovative ha attuato innovazioni di solo
processo. Le innovazioni di solo prodotto risulta
no pili frequenti nel settore chimico, in quello me
talmeccanico e in quello dell'elettronica, ovvero in
quelli caratterizzati da maggiori opportunita tee
nologiche. Di contro, Ie innovazioni di solo pro
cesso hanno maggior peso in settori di attivita qua
li quello siderurgico, quello alimentare e quello tes-

sile, nei quali Ie strategie innovative hanno come
obiettivo la riduzione dei costi di produzione.

Infine, all'aumentare della dimensione azienda
le e, quindi, presumibilmente della gamma pro
duttiva, cresce la percentuale di imprese che ha
introdotto innovazioni congiunte. Le innovazioni
di solo prodotto e di solo processo appaiono in
vece pili frequenti nelle imprese di minore di
mensione, dove l'innovazione si presenta come
un fenomeno meno complesso e non richiede
quindi combinazioni di strategie innovative.

Innovazione e performance

L'analisi precedente deline a un primo quadro
d'insieme all'interno del quale procedere all'ap
profondimento del legame tra risultati e innova
zione. II margine operativo lordo (MOL) su fattu
rato, l'indicatore di performance considerato, (Ta-

Tavola 5.30 - Differenziali di performance delle imprese con 20 addetti e piii innovative nell'indu
stria manifatturiera (benchmark: imprese non innovative) - Anni 1992 e 1995 (dati per
centuali)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
CLASSI Dr ADDETTI
SETTORI Dr ATTIVITA'

MOLIFATTURATO

1992 1995

VALORE AGGIUNTO/ COSTO DEL LAVORO PER COSTO DEL LAVORO/
ADDETTI DIPENDENTE FATTURATO
1992 1995 1992 1995 1992 1995

DIFFERENZIALI PER RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Nord-ovest 12,7 21,8 14,3 16,4 10,9 11,1 -7,8 -12,0
Nord-est 9,5 13,1 16,2 19,5 12,3 12,8 -11,1 -14,0
Centro 12,2 16,3 17,1 21,2 15,2 17,0 -10,7 -12,7
Mezzogiorno 21,2 56,7 21,1 28,5 12,5 15,7 -20,5 -21,0

DIFFERENZIALE PER CLASSI DI ADDETTI

da 20 a 49 addetti 11,5 18,6 15,1 18,8 8,9 9,5 -12,2 -15,0
da 50 a 99 addetti 16,1 39,7 11,1 11,6 5,8 5,7 -8,1 -14,0
da 100 a 199 addetti 23,6 11,2 9,4 11,0 7,0 7,2 -8,4 -10,0
da 200 a 499 addetti 12,6 26,0 7,0 11,1 6,5 7,0 -5,1 -9,7
500 addetti e pili 14,9 24,5 10,7 21,2 6,8 8,8 -11,3 -8,0

DIFFERENZIALI PER SETToRI DI ATTIVITA'

Energia, Gas, Estrattive 12,3 28,1 20,7 35,8 8,1 8,9 -2,4 -26,2
Chimiche 13,0 13,5 22,7 24,0 16,3 16,1 -7,3 -7,0
Siderurgiche 5,0 21,9 8,9 13,2 6,1 7,7 -6,2 -12,3
Metalmeccaniche 5,1 21,2 1,5 11,2 7,4 7,9 -9,9 -15,0
Elettroniche 18,2 18,2 20,8 24,3 15,2 15,8 -12,0 -16,8
Alimentari 9,6 14,1 6,0 7,6 2,9 4,4 -2,9 -5,0
Tessile, Cuoio 29,3 27,2 23,5 21,8 15,0 14,1 -16,6 -16,6
Legno, Carta, Stampa, Editoria, altro 8,7 17,1 15,6 21,6 11,3 11,3 -5,7 -8,3

Fonte: Istat, Indagine sui conti economici delle imprese con 20 addetti e pill e Indagine sull'Innovazione tecnologica nelle impre
se manifatturiere
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vola 5.29), segnala che, a livello aggregato, la diffe
renza di redditivita fra imprese innovative e non
innovative non appare sensibile.

Allo scopo di approfondire l'analisi della rela
zione tra innovazione e risultati economici delle
imprese e stato effettuato un esercizio di stima dei
differenziali di performance delle imprese innova
tive rispetto a quelle non innovative, una volta te
nuto conto dei fattori dimensionali, settoriali e ter
ritoriali. Gli indicatori considerati, oltre al consueto
rapporto MOL/fatturato, sono il rapporto valore
aggiunto/fatturato, il costa del lavoro per dipen
dente e il rapporto tra costa del lavoro e fatturato.

I risultati (Tavola 5.30), relativi agli anni 1992 e
1995, indicano come i differenziali di redditivita
(MOL/fatturato) per area geografica abbiano una
volatilita piu ampia di quelli di produttivita 0 di co
sto dellavoro.

Infatti, mentre nel 1992 per il Nord-ovest si sti
ma una differenza del 12,7% in termini di redditi
vita tra imprese innovative e imprese non innova
tive, nel Mezzogiorno tale differenza passa al
21,2%. In termini di produttivita le differenze tra
aree geografiche risultano meno forti (14,3% nel
Nord-ovest contro il 21,1% del Mezzogiorno).

Le variazioni dei differenziali di redditivita tra
1992 e 1995 presentano segni positivi pressoche
generalizzati per tutte le aree geografiche, a testi
monianza della maggiore capacita delle aziende in
novative di tradurre in redditivita gli effetti della ri
presa economica manifestatasi soprattutto nel
biennio 1994-95.

Dall'esame dei differenziali relativi al rapporto
costa del lavoro su fatturato, che puo essere con
siderato una proxy dell'intensita di lavoro, risulta
che le imprese innovative utilizzano processi di
produzione a piu bassa intensita di lavoro; il dato
di maggiore interesse, per questo indicatore, e
l'aumento dei differenziali passando dal Nord al
Mezzogiorno. Le imprese innovative sembrano
inoltre registrare una maggiore presenza di perso
nale qualificato nel processo di produzione (testi
moniata da valori piu elevati del costa del lavoro
per dipendente).

Nel1992, le imprese innovative di media dimen
sione presentano il differenziale di redditivita piu
alto (23,6%). Esso, in controtendenza con quanta
emerge per le restanti classi dimensionali, diminui
sce tuttavia bruscamente nel 1995 (11,2%). In termi
ni di produttivita, le imprese che tra il 1992 ed il
1995 presentano un aumento dei differenziali ri-
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spetto alle imprese non innovative della stessa clas
se, sono quelle piu piccole (20-49 addetti) 0 le piu
grandi (500 e piu addetti). Per questa ultima fascia
dimensionale, inoltre, la variazione del differenziale
e particolarmente elevata 00,7% nel 1992 contro il
21,2% del 1995), ma in questo caso sembrano entra
re in gioco anche fattori riconducibili alle maggiori
economie di scala presenti nelle grandi aziende.

Nel 1992 i maggiori differenziali di redditivita e
di produttivita sono presenti nel settore caratte
rizzato dalla piu bassa propensione innovativa
(tessile e cuoio), seguito dai settori piu innovativi
dell'elettronica e della chimica. II settore metal
meccanico non presenta invece, nel 1992, diffe
renziali notevoli tra aziende innovative e non in
novative. L'evidenza individuata precedenternen
te, che mostra un incremento dei differenziali di
redditivita e produttivita a seguito dell'introduzio
ne di innovazioni, e solo in apparenza smentita.
Infatti, nei settori ad alto tasso di innovazione, an
che le imprese non innovative devono tenere in
qualche modo il passo delle imprese piu innovati
ve e l'elevata quota di imprese innovative attenua
le differenziazioni tra un periodo e il successivo.

II confronto tra i differenziali stimati per il 1992
e quelli relativi al 1995 mostra come il settore non
innovativo del tessile e cuoio manifesti un calo dei
differenziali tra il 1992 ed il 1995, sia per quanto ri
guarda la redditivita sia per quanta riguarda la pro
duttivita, mentre i settori che presentano le varia
zioni piu ampie nei differenziali sono quelli metal
meccanico e siderurgico. Queste difforrnita nei
comportamenti tra i diversi settori sono presumi
bilmente da ricondurre alla differente intensita e
ciclo di vita dei beni capitali; in particolare, le im
prese maggiormente capital intensive riescono a
"trascinare" per un periodo piu lungo i vantaggi
offerti dall'investimento in innovazione.

Occorre, comunque, sottolineare che le rela
zioni individuate possono configurare diversi nes
si causali: infatti, anche se emerge un legame posi
tivo tra redditivita e innovazione, per cui ad un au
mento della capacita innovativa dell'impresa fa se
guito un aumento di redditivita, non e escluso un
legame causale inverso, per cui sarebbero le im
prese piu redditizie ad avere la capacita, ed i mez
zi, per sviluppare innovazione.

Al fine di approfondire, attraverso un esercizio
econometrico, la relazione tra redditivita d'impre
sa e innovazione al netto di effetti specifici dovuti,
in questo casa, alla dimensione aziendale, al settore
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di attivita ed alIa localizzazione, si e stimato un mo
dello, di tipo logistico, nel quale la probabilita di
adottare una nuova tecnologia (di processo 0 di
prodotto) e funzione di un insieme di possibili va
riabili esplicative di tipo qualitativo e quantitativo.
Le variabili di tipo quantitativo qui considerate so
no l'indice di redditivita e il numero di addetti co
me misura della dimensione d'impresa, le variabili
di tipo qualitativo sono l'area geografica di apparte
nenza e il settore di attivita dell'impresa. L'ipotesi
sottostante e quindi quella di una relazione che ve
de la propensione innovativa dipendere anche da
effetti individuali di performance, sintetizzati
dall'indicatore di redditivita delle vendite.

La probabilita condizionata per una variabile
quantitativa e una misura di quanto varia la probabilita
di innovare, data una variazione unitaria di tale varia
bile, espressa in termini di deviazione standard. A
parita di tutte le altre condizioni, la variazione di una
deviazione standard nell'indice di redditivita deter
mina un incremento della probabilita di innovare
del 18%. Anche la dimensione d'impresa incide sulla
propensione innovativa: un incremento della varia
bile dimensionale di una deviazione standard 3U

menta la probabilita di innovare di ben il 70%.
Passando ad analizzare il contributo delle variabi

li di tipo qualitativo, se si considera l'area geografica
di appartenenza, la probabilita condizionata espri
me di quanto aumenta la probabilita di innovare per
Ie imprese del Nord-ovest, Nord-est e del Centro
rispetto alla probabilita delle imprese dell'area di ri
ferimento (Mezzogiorno). Le imprese del Nord
ovest e quelle del Centro hanno una probabilita di
innovare che e, rispettivamente, dell'85% e del 60%
pili elevata di quella delle imprese del Mezzogiorno
e le imprese del Nord-est doppia.

Analogamente si PUQ rilevare che, a parita di al
tre condizioni, la propensione innovativa risulta
pili elevata nei settori dell'elettronica, della chimi
ca e della siderurgia, mentre i comparti caratteriz
zati dai valori pili bassi della probabilita di innova
re sono quello dell'energia e quello tessile.
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5.3 Imprese e pubblica amministrazione

5.3.1 Gli adempimenti amministrativi
delle imprese

Un aspetto rilevante che incide sulla competiti
vita delle imprese e rappresentato dai costi impu
tabili all'adempimento di obblighi di natura am
ministrativa. Dai dati di una rilevazione condotta
nel 1997 dall'Istituto nazionale di statistic a e
dall'Unione italiana delle camere di commercio,
volta a valutare i costi sopportati nel 1996 dalle im
prese per adempiere agli obblighi amministrativi
imposti dalle norme vigenti, emerge una stima
dell'ammontare complessivo degli oneri ammini
strativi che gravano direttamente sulle imprese
pari a circa 22.500 miliardi di lire. Tale spesa stima
quella sostenuta dalle imprese con addetti corn
presi tra 3 e 499, che costituiscono l'universo di ri
ferimento della rilevazione e assorbono, com
plessivamente, il 61,5% dell'occupazione nell'in
dustria e nei servizi. I costi sono stati distinti tra
quelli interni, derivanti dal tempo di lavoro dedi
cato dal personale dipendente all'espletamento
degli adempimenti amministrativi, e quelli esterni,
connessi all'affidamento delle attivita a consulenti
o professionisti. Le informazioni specifiche sui
costi sostenuti hanno riguardato Ie pili importanti
aree di adempimenti amministrativi: fiscale ed
amministrativa, gestione delle risorse umane, tute
la ambientale, attivita di importazione ed esporta
zione, rilevazioni statistiche , innovazione.

L'incidenza media degli oneri complessivi per
adempimenti amministrativi sul totale dei costi
aziendali e pari all'l%. Per adempiere agli obblighi
amministrativi relativi alle aree considerate dall'in
dagine, nel 1996 le imprese hanno utilizzato per
sonale interno per un numero di giornate pari a
71,4 milioni. CiQ ha determinato un ammontare di
costi interni pari a 10.800 miliardi, che rappresen
tano il 48% degli oneri complessivi per adempi
menti amministrativi. La restante quota, pari al
52%, rappresenta i costi esterni, derivanti dal ri
corso a consulenti.

L'incidenza degli oneri, ripartiti in costi interni
ed esterni, PUQ essere valutata anche con riferi
mento al costo dellavoro e ai costi sopportati dal
Ie imprese per il complesso delle consulenze
esterne attivate in corso d'anno. Con riferimento
al costa dellavoro, i costi interni per adempimen
ti amministrativi ne assorbono il 3,4%; in relazione
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ai costi complessivi per consulenze, i costi esterni
ne rappresentano circa il 26%.

Il costa per adempimenti amministrativi e me
diamente pili elevato nelle imprese industriali: es
so ammonta a 32,2 milioni di lire in media per cia
scuna impresa del settore (Tavola 5.31). Il costa
medio per le imprese commerciali e pari a 20 mi
lioni, e quello per Ie altre imprese del terziario a
23,6 milioni. Differenze significative si riscontrano
tra i settori di attivita economica anche rispetto al
peso che gli oneri per adempimenti amministrati
vi assumono nei confronti dei costi aziendali: l'in
cidenza pili elevata 0,2%) si rileva per Ie imprese
del terziario non commerciale, quella pili conte
nuta (0,9%) per quelle industriali. Differenze tra
settori di attivita economica si notano anche per
quanto riguarda la composizione interna degli
oneri per adempimenti amministrativi tra costi
interni e costi esterni. In particolare le imprese
operanti nel settore del commercio presentano

5. FATTORI RILEVANTI DELLA COMPETITIVITA

una quota di costi interni (37% circa) sensibilmen
te inferiore a queUe delle imprese industriali e del
terziario non commerciale. In questi due settori il
peso relativo dei costi interni e pari rispettiva
mente al 54% e a 510/0.

Significative appaiono Ie differenze nei costi
sostenuti dalle imprese residenti nelle diverse
aree territoriali: le imprese del Nord-est, infatti,
dichiarano costi mediamente pari a 30,3 milioni
di lire, quelle del Nord-ovest a 28,8 milioni di lire,
quelle del Centro a 23,4 milioni di lire e, imine,
quelle del Mezzogiorno per 19 milioni di lire.
Queste ultime, tuttavia, appaiono svantaggiate in
termini relativi, poiche il peso degli oneri buro
cratici sui totale dei costi aziendali risulta media
mente pili elevato 0,3%) e quasi doppio rispetto
a quello riscontrato, ad esempio, per le imprese
delle regioni centrali. Anche la struttura dei costi
per adempimenti amministrativi risulta differen
ziata tra Ie quattro ripartizioni considerate, con

Tavola 5.31 - Costi per adempimenti amministrativi per settore di attivita economica, ripartizione geo
grafica, classe di fatturato e classe di addetti - Anno 1996

Quota dei costi Quota dei costi per Costa media degli Giornate uomo
RAMI Dl ATnVITA' interni suI totale adempimenti adempimenti per impiegate in media
RIPARTIZIONI GEOGRAFlCHE dei costi per amministrativi impresa in un anna per
CLASSI Dl ADDETTI adempimenti sui totale dei costi (rnilioni di lire) adempimenti
CLASSI Dl FATTURATO amministrativi aziendali amministrativi

% %

Industria 51,0 0,9 32,2 137,1
Commercio 36,9 1,0 20,0 63,2
Altri servizi 53,6 1,2 23,6 93,5

Nord-ovest 46,3 1,0 28,8 90,2
Nord-est 51,4 1,1 30,3 132,3
Centro 49,4 0,7 23,4 81,7
Mezzogiorno 44,0 1,3 19,0 101,9

3-5 32,3 1,2 13,6 54,1
6-19 49,7 1,7 31,8 143,6
20-49 59,4 0,9 76,3 220,2
50-199 65,9 0,6 194,0 532,2
200-500 63,2 0,2 310,7 741,3

fino a 1 miliardo 31,3 2,8 12,1 55,6
da 1,1 a 3 miliardi 48,4 1,9 26,5 115,2
da 3,1 a 5 miliardi 43,6 1,4 46,3 140,6
da 5,1 a 10 miliardi 53,2 1,5 67,0 206,9
da 10,1 a 25 miliardi 66,9 0,9 104 310,8
da 25,1 a 50 miliardi 59,2 0,7 199,6 558,2
da 50,1 a 100 miliardi 63,9 0,4 231,4 511,5
100 miliardi e pili 71,0 0,1 270,0 778,2

Totale 48,2 1,0 26,2 101,8

Fonte: Istat e Unioncamere, I costi delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione
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Fonte: Istat e Unioncamere, I costi delle imprese nei rapporti
can la pubblica amministrazione

Tavola 5.32 - Quota di imprese interessate ai
diversi adempimenti amministrati
vi e relativi costi medi - Anno 1996

una quota di costi interni pari al 44% per le irn
prese del Mezzogiorno e al 51,4% per quelle del
Nord-est.

L'incidenza dei costi per adempimenti ammi
nistrativi rispetto al totale dei costi aziendali dimi
nuisce fortemente all'aumentare della dimensione
d'impresa, misurata in termini sia di addetti, sia di
fatturato. In particolare, l'incidenza e massima, e
pari all'1,7%, nelle imprese che si collocano nella
classe 6-19 addetti ed e minima (0,2%) nelle im
prese con pili di 200 addetti. Ancora pili evidente
appare la differenza tra le imprese per classi di fat
turato: infatti, nelle imprese con fatturato fino ad 1
rniliardo l'incidenza e 28 volte pili elevata di quella
rilevata per le imprese con fatturato superiore a
100 miliardi.

Le dimensioni dell'impresa incidono anche
sulla ripartizione tra costi interni e costi esterni.
La quota dei costi interni sul totale dei costi per
adempimenti amministrativi cresce sensibil
mente con la dimensione dell'impresa, passan
do dal 32,3% nelle imprese con 3-5 addetti ad un
valore quasi doppio nelle imprese con un nume
ro di addetti compreso tra 50 e 500. Con riferi
mento alle classi di fatturato, i costi interni rap
presentano il 31% del totale per le imprese con
fatturato fino ad 1 miliardo e il 71% di quelli so
stenuti dalle imprese con fatturato oltre i 100 mi
liardi, superando comunque la quota del 50% gia
per le imprese nella classe di fatturato 5,1-10 rni
liardi.

Rispetto alle sei aree di attivita prese in consi
derazione dalla rilevazione, risultano particolar
mente elevati gli oneri per adempimenti fisc ali
ed amministrativi e quelli in materia di gestione
del personale. Essi hanno riguardato la totalita

AREE Dr ADEMPIMENTO

Fiscale e amministrativa
Risorsc umane
Import/export
Ambiente
Rilevazioni statistiche
Innovazione

Imprese
interessate

{Yc!

100,0
100,0

18,1
28,2
22,4

2,7

Costi medi
per impresa

(migliaiadi lire)

15.712
7.481

16.692
2,824

637
7.095

delle imprese, assorbendo, rispettivamente, il
58,4% e il 27,6% dei costi complessivi per adem
pimenti amministrativi. Quelli relativi alle altre
aree hanno interessato quote minoritarie delle
imprese: in particolare, le attivita relative al com
mercia estero hanna richiesto il 10% dei costi e
hanna riguardato il 18% del totale delle imprese.
L'area degli adempimenti per la tutela dell'am
biente ha interessato il 28% delle imprese, rna ha
impegnato poco meno del 3% dei costi com
plessivi, mentre quella delle rilevazioni statisti
che, pur avendo riguardato il 22,4% delle impre
se, ha rappresentato soltanto 10 0,5% dei costi
complessivi. Infine, gli adempimenti relativi
all'area dell'innovazione hanna riguardato quote
marginali delle imprese (2,7%) e dei costi com
plessivi (0,4%) (Tavola 5.32).

Tenuta canto della differente numerosita del
le imprese impegnate nell'espletamento degli
adempimenti relativi alle varie aree, i costi soste
nuti in media da ciascuna impresa assumono va
lori molto differenziati. Il costa media per im
presa pili elevato risultaquello relativo all'area
delle importazioni ed esportazioni 06,7 milio
ni), seguito da quello dell' area fiscale ed ammini
strativa 05,7 milioni), Nonostante il divario di
peso assunto in termini di quote dei costi com
plessivi in adempimenti amministrativi relativi
alle aree della gestione del personale e dell'inno
vazione, i relativi costi per impresa si equivalgo
no, essendo di poco superiori a 7 milioni. Gli
adempimenti relativi all' area della tutela ambien
tale sono mediamente costati alle imprese inte
ressate 2,8 milioni, mentre quelli relativi alle rile
vazioni statistiche hanna richiesto mediamente
0,6 milioni.

Anche la distribuzione tra costi interni ed
esterni risulta abbastanza differenziata per le sin
gale aree: in particolare, l'area fiscale ed ammini
strativa assorbe il 66% dei costi interni e il 51% di
quelli esterni, quella della gestione delle risorse
umane pesa per il 22% dei costi interni e per il 33%
di quelli esterni, quella relativa ai flussi d'interscam
bio can l'estero assorbe 1'8% dei primi e il 12% dei
secondi.

Rispetto all'onere complessivo sopportato dalle
imprese per l'espletamento degli adempimenti
amministrativi relativi a ciascuna area, i costi deri
vanti dal ricorso a personale interno sono risultati
nettamente prevalenti nell'area delle rilevazioni sta
tistiche (91%) e maggioritari nell' area fiscale ed am-
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ministrativa (55%) (Figura 5.5). Al contrario, per
l'espletamento degli adempimenti relativi all'inno
vazione, le imprese utilizzano quasi esclusivamente
soggetti estemi. Nelle restanti tre aree le quote rela
tive ai costi intemi sono comunque risultate inferio
ri a quelle dei costi esterni e vicine al 40%.

5.3.2Imprese e pubblica amministrazio
ne: il fenomeno dell'intermediaxione

Nel quadro delle indagini volte a valutare l'effi
cienza e l'efficacia della pubblica amministrazio
ne, l'Istituto nazionale di statistica e l'Unione italia
na delle camere di commercio hanno realizzato
nel 1997 una rilevazione campionaria che ha con
sentito di analizzare le modalita di contatto delle
imprese con alcune tipologie di uffici pubblici e,
in particolare, di misurare il ricorso all'interrnedia-

5. FATTORI RILEVANTI DELLA COMPETITIVITA

zione di soggetti e figure professionali esteme alle
imprese per l'espletamento degli adempimenti
amministrativi. Le tipologie di uffici pubblici con
siderate sono quelle con le quali si presume che Ie
imprese intrattengano relazioni continuative: le
Camere di commercio, gli uffici Iva e del registro,
le UsI, gli uffici dell'INPS e dell'INAIL, nonche gli
uffici comunali.

Dalla rilevazione emerge che, indipendente
mente dal tipo di ufficio pubblico contattato, il
42% delle imprese e ricorso nel 1996 a forme di
intermediazione per svolgere gli adempimenti
amministrativi presso gli uffici considerati dall'in
dagine. Sotto questo profilo, i risultati esposti nel
la Tavola 5.33 mettono in luce la differente rilevan
za che assume il fenomeno nei vari settori di atti
vita economica e con riferimento agli adempi
menti svolti presso le diverse tipologie di ufficio
pubblico.

Figura 5.4 - Costi interni suI totale dei costi per adempimenti amministrativi per area - Anno
1996
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Fonte: Istat e Unioncamerc, I costi delle imprese nei rapporti can la pubblica amministrazione
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Va, in primo Iuogo, segnaIato il fatto che il ri
corso all'intermediazione sembra prevaIere so
prattutto nei confronti degli uffici periferici
dell'amministrazione stataIe 0 di enti pubblici di
riIevanza nazionaIe. Infatti, sono gli uffici dell'am
ministrazione finanziaria dello Stato e quelli degli
enti previdenziali Ie tipoIogie per le quali Ie quote
di imprese che hanno fatto ricorso ai soggetti
esterni sono nettamente superiori aI 50%. Molto
pili contenuto e,invece, il ricorso a tali soggetti nei
contatti con gli uffici che sono espressione di isti
tuzioni pubbIiche locaIi.

Le modalita con Ie quali le imprese intrattengo
no i contatti con gli uffici pubblici sono risuItate
piuttosto differenti anche con riferimento ai set
tori di attivita economica. In particoIare le irnpre
se che operano nei settori dell'industria e del
commercia tendono a ricorrere aI supporto di
soggetti esterni con minore frequenza delle im
prese del settore degIi altri servizi. Infatti, con ri
ferimento a tutti gli uffici pubblici considerati, Ia
quota relativa a quest'uItimo e pari aI 32,7%, men
tre Ie analoghe quote riferite aIle imprese indu
striali e commerciali sono pari rispettivamente al

Tavola 5.33 - Numero di imprese che ricorrono all'intermediazione di soggetti esterni per adempi-
menti amministrativi - Anno 1996 (dati percentuali)

Tuttigli Camere di Ivae Usl Inps Inail Comune
uffici Commercia Registro

SETTORI

Industria 47,5 48,0 66,8 32,0 65,5 59,7 17,9
Commercia 46,3 51,5 73,6 23,4 56,4 70,3 20,1
Servizi 32,7 39,1 48,1 18,1 43,4 40,7 12,5

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Nord 43,5 45,5 64,0 25,8 60,5 58,9 17,1
Centro 42,0 49,0 62,2 24,2 49,4 52,4 19,8
Mezzogiorno 40,1 47,5 61,2 19,4 50,5 53,5 15,0

CLASSE DI ADDETTI

1-2 42,3 49,7 65,4 21,9 54,4 56,6 16,7
3-5 46,1 49,2 68,3 28,1 62,2 60,5 17,6
6-9 37,9 34,1 47,8 27,0 50,4 51,9 18,9
10 e pili 36,1 35,9 44,6 22,4 48,7 50,7 16,5

TITOLO DI STUDIO (a)

Scuola dell'obbligo 53,1 58,9 77,7 32,1 69,3 74,9 22,7
Scuola secondaria superiore 35,9 40,4 55,0 18,3 46,9 45,5 13,6
Laurea 29,5 34,0 43,0 14,2 41,0 40,9 10,1

TIPOLOGIE DI ADEMPIMENTI (b)

1-2 45,6 47,3 68,2 24,3 58,6 57,6 19,1
3 34,9 46,6 50,5 21,0 46,2 57,6 13,8
4 e pili 21,7 27,3 33,2 19,2 29,7 37,3 12,5

Tutti gli utenti 42,2 46,7 62,9 23,8 55,2 56,1 17,0

Fonte: Istat e Unioncamere, La soddisfazione delle imprese per i servizi delle amministrazioni pubbliche
(a) La variabile i: riferita al titolare dell'impresa a al suo direttore amministrativo
(b) La variabile c riferita al numero di differcnti adempimenti effettuati, nel corso del 1996, dall'impresa prcsso ciascuna tipologia

di ufficio pubblico
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57,5% e al 46,3%. Si tratta, dunque, di una differen
za apprezzabile, pari ad almena 13 punti percen
tuali. Il dato, tuttavia, riflette la presenza, nel setto
re dei servizi, di quelle imprese finalizzate in larga
misura al controllo dei processi di produzione ed
al miglioramento dell'efficienza amministrativa e
commerciale, definite anche come terziario avan
zato. Le differenze fra i tre settori di attivita si ri
scontrano anche tra Ie quote specifiche riferite a
ciascuna tipologia di ufficio pubblico. Particolar
mente rilevanti sono le quote rilevate per gli uffici
INAIL (19 punti percentuali nel caso della diffe
renza minima tra settore industriale e settore dei
servizi) e nel caso degli uffici Iva e del Registro (19
punti percentuali nel caso della differenza minima
tra i due settori). Pili ridotte sono le differenze nel
caso degli uffici comunali e delle Usl.

Il fenomeno dell'intermediazione assume in
tensita differenti anche tra imprese localizzate
nelle diverse aree geografiche del paese. 11 ricorso
a soggetti esterni e generalmente pili frequente tra
le imprese del Nord e del Centro rispetto a quelle
localizzate nel Mezzogiorno, anche se le differen
ze sono meno marcate di quelle riscontrate tra
settori di attivita economica. Rispetto a tutti gli uf
fici pubblici considerati, la differenza massima, ri
scontrata tra Nord e Mezzogiorno, e pari a 3,4
punti percentuali. Con riferimento alle diverse ti
pologie di uffici le differenze sono maggiori nel
caso degli uffici INPS e delle Usl (rispettivamente
10 e 6,4 punti percentuali).

Anche con riferimento alla dimensione
dell'impresa si registrano differenze nella fre
quenza del ricorso all'intermediazione, che au
menta con il diminuire della classe di addetti. Il ri
corso a figure esterne, infatti, e una soluzione or
ganizzativa adottata soprattutto dalle imprese di
piccolissime dimensioni (fino a 5 addetti), presu
mibilmente meno dotate di strutture interne ade
guate a svolgere le attivita connesse all'espleta
mento delle pratiche amministrative.

La frequenza con cui le imprese ricorrono all'in
termediazione presenta delle sensibili differenze
anche in relazione al titolo di studio posseduto dal
titolare 0 dal dirigente amministrativo. Sempre dai
dati riportati nella Tavola 5.33 si puo verificare che
la maggioranza (53,1%) delle imprese con titolari 0
dirigenti con titolo di studio della scuola dell'obbli
go 0 inferiore si affida a soggetti esterni per svol
gere gli adempimenti amministrativi presso gli uf
fici considerati dalla rilevazione. Al contrario, le
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imprese con titolari 0 dirigenti laureati ricorrono a
soggetti esterni molto meno di frequente (29,5%).
Con riferimento ai diversi uffici pubblici conside
rati, le differenze sono pili marcate nel caso degli
uffici Iva e del Registro, nonche degli uffici
dell'INAIL (34 punti percentuali di differenza),
Consistenti sono anche Ie differenze nel caso degli
uffici dell'INPS e delle Camere di commercio (ri
spettivamente 28,3 e 24,9 punti percentuali di dif
ferenza), Se si considera il fatto che, all'interno
dell'universo considerato dall'indagine, 1'89,6%del
le imprese non supera i 5 addetti, si comprende
come la relazione positiva che emerge tra grado di
scolarizzazione del titolare 0 dirigente amministra
tivo e internalizzazione dei rapporti con gli uffici
pubblici non puo essere supposta accidentale, in
quanto tende a coincidere con il livello di compe
tenze disponibili all'interno dell'impresa. Queste
sono in larga misura dipendenti dallivello di istru
zione del titolare 0 dirigente.

Per quanto attiene al comportamento delle im
prese in relazione al numero di differenti tipolo
gie di prestazioni richieste a ciascun tipo di ufficio
pubblico considerato, i dati mostrano che il ricor
so all'intermediazione diviene meno frequente
all'aumentare delle tipologie di servizi richiesti.
Con riferimento al dato relativo a tutti gli uffici, ad
esempio la quota di imprese che si avvalgono di
soggetti esterni diminuisce da145,6%, nel casodi 1
o 2 differenti prestazioni, al 21,7% nel caso di 4 0
pili prestazioni. Il fenomeno e evidente in tutte le
tipologie di ufficio pubblico e risulta particolar
mente pronunciato nel caso degli uffici Iva e del
Registro e in quello degli uffici dell'INPS. Sembre
rebbe, dunque, che la diversificazione delle pre
stazioni richieste dall'utenza ad una tipologia di uf
ficio costituisca un importante elemento di scelta
tra 10 sviluppo di competenze al proprio interno
e la ricerca delle stesse sul mercato delle consu
lenze esterne.
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6. Le aree del disagio economico

• Tra il1990 e il1996 diminuisce la proporzione difamiglie pouere, che passa dall'11, 7% al10,3%,
ma aumenta la disuguaglianza tra Nord e Mezzogiorno, dove si concentra il 70% delle famiglie po
vere.

• Le famiglie che peggiorano la propria condizione sono quelle con disoccupati (per le quali l'inci
denza di pouerta passa dal 16,9% del 1990 al 20,1% del 1996) e quelle con figli minori, per le
quali la quota di famiglie povere nel 1996 (12,5%) e superiore di oltre due punti percentuali alla
media nazionale, mentre nel1990 risultava (11%) leggermente inferiore allivello medio.

• Le famiglie che vivono in condizioni di maggior disagio, cioe quelle con consumi medi al di sotto
dell'80% del valore della soglia di pouerta, sono il4, 7% del totale; queste costituiscono il33% del
la famiglie povere del Centro-nord e il 50% di quelle del Mezzogiorno.

• La probabilitd di permanere in uno stato di pouertd per tutto il periodo 1994-1996 risulta pari al
70%; tale valore varia dal59% del Centro-nord al 71% del Mezzogiorno. Lo svantaggio epiu for
te e meno recuperabile quando e associato ad un lungo periodo di esclusione dal mondo del la
uoro; la probabilitd di restare poveri nel triennio per chi e rimasto disoccupato epari all '83%.

• Lefamiglie dove esistono problemi di mancanza di lavoro sono 2.246.000, pari allO,9% del tota
le delle famiglie ed al 16% di quelle con componenti attivi. Quest'ultimo indicatore varia dal9,2%
del Nord-est al 25% delle regioni meridionali.

• Il problema della disoccupazione assume caratteristiche piu gravi nelle 778. 000 famiglie dove tut
ti i componenti attivi sono alla ricerca di una occupazione, nel Mezzogiorno tali famiglie rappre
sentano il 40)8% del totale delle famiglie con disoccupati, rispetto ad una media nazionale del
34,4%.

• La presenza di famiglie con almeno un componente in cerca di lavoro e minore nelle classi socio
professionali piu elevate) quelle con irnprenditori, liberi professionisti e dirigenti (6,3%) e massima
in quelle caratterizzate da professioni a bassa qualificazione (16)5%).

• Nel 14,3% delle famiglie con occupati almeno uno dei componenti svolge un lavoro atipico (lavori
part-time, a tempo determinato, stagionali, ecc.). I lavori atipici sono piu diffusi nelle regioni del
Nord-est (1 7,1%), dove nella maggior parte dei casi (il 12) 9%) si associano ad altri lavori stan
dard presenti nella famiglia, nel Mezzogiorno, invece, si rileva la quota piu alta di famiglie dove tut
ti gli occupati svolgono lavori di tipo atipico (l'S, 1% afronte di una media nazionale del 5,5%).

• Lefamiglie dove ci sono figli in cerca di lavoro sono 1.307.000; nel 13% di tali famiglie almeno uno
dei figli disoccupati ha piu di 29 anni.

• Nelle aree del Centro-nord) lo svantaggio socio-economico ecaratterizzato dalla presenza di an
ziani soli in cattive condizioni abitative; viceversa nel Mezzogiorno la caratterizzazione piil diffu
sa equella che associa disoccupazione, famiglie numerose e forte disagio abitativo.

• Per gli anziani i piil forti segnali di disagio sociale sono legati al decadimento delle condizioni di
salute; tra coloro che vivono soli e hanno problemi di autonomia circa il 45% dichiara di avere
scarse 0 insuificienti risorse economiche.
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Introduzione

A seguito dei processi di ristrutturazione del si
stema produttivo, e cresciuta negli ultimi anni la
quota di adulti usciti dal mondo del lavoro; la di
soccupazione sta perdendo la sua connotazione
esclusivamente giovanile e riguarda in misura ere
scente anche fasce di popolazione di eta pili ele
vata, modificando gli equilibri esistenti negli asset
ti familiari e sociali.

II ruolo di ammortizzatore sociale che tradizio
nalmente la famiglia svolge si presenta pili proble
matico quando la disoccupazione colpisce il capo
famiglia 0 comunque i componenti adulti; in questi
casi la rnancanza di lavoro non si configura pili co
me problema soltanto individuale, rna come una
situazione di disagio per l'intera famiglia, diventan
do una determinante dei livelli di poverta e di
emarginazione.

Mentre per i giovani e gli adulti la prima causa di
esclusione sociale e la disoccupazione, per gli an
ziani essa e costituita dalla malattia e dall'isolamen
to. Per essi, infatti, i pili forti segnali di disagio so
ciale sono legati al decadimento delle condizioni
di salute e all'insorgenza di disabilita, a queste si
tuazioni problematiche le famiglie rispondono,
per 10 pili, con risorse proprie, soprattutto nei
momenti di crisi pili acuta.

In particolare i dati sulla poverta mettono in lu
ce che, mentre per gli anziani Ie situazioni di pre
carieta economica sono in una fase di seppur lieve
miglioramento, per i giovani, i bambini e le fami
glie in cui vivono esse vanno aggravandosi nel
tempo.

L'analisi dei percorsi di entrata ed uscita dalle si
tuazioni di precarieta economica prospetta un
quadro in cui 10 svantaggio pili forte e meno recu
perabile e proprio quello associato ai persistenti
problemi di esclusione dal mondo dellavoro.

L'analisi territoriale fa emergere con chiarez
za le dinamiche che maggiormente influiscono
suI processo di differenziazione tra le diverse
aree del Paese: mentre nelle regioni settentrio
nali prevalgono livelli di consumo mediamente
pili elevati, conseguenza di un pili solido sistema
produttivo che assicura tassi di occupazione alti
e condizioni di vita in generale migliori, il Sud
appare caratterizzato da situazioni di disagio
economico molto accentuate, legate alla diffusa
mancanza di lavoro e ai ritardi strutturali
dell'economia.

216

6.1 FamigIie e rischio di poverta

La poverta connota un disagio, in termini sia as
soluti sia relativi, che non necessariamente si esau
risce nella carenza di risorse monetarie, rna che
coinvolge una pluralita di dimensioni di natura so
ciale e culturale. La cornplessita del fenomeno po
ne l'esigenza di individuare tecniche di misurazio
ne e di analisi che siano in grado di inquadrare la
poverta individuata con criteri monetari, basati sul
reddito 0 sulla spesa per consumi, in un contesto
pili ampio nel quale tutti gli altri elementi trovino
la lora collocazione.

L'analisi che verra di seguito presentata cerca
di tener conto dei molteplici aspetti che carat
terizzano il disagio economico. Saranno dappri
rna considerati i fattori di rischio, sia nella pro
spettiva temporale (attraverso il confronto tra il
1990 e il 1996) sia nella struttura di interazione,
partendo dalla misura di poverta che fa riferi
mento alla International Standard of Poverty
Line. Successivamente si analizzeranno i percor
si e i fattori connessi alla poverta sulla base di
informazioni longitudinali; verranno infine esa
minati i differenti aspetti della condizione di de
privazione e i contrasti che talvolta si creano tra
valutazione oggettiva e soggettiva della poverta.
II quadro che ne scaturisce e articolato e arric
chisce l'analisi tradizionalmente condotta sul fe
nomeno.

6.1.1 I profili di pouerta nelperiodo 1990-96

Nei paesi industrializzati il concetto pili fre
quentemente utilizzato per l'identificazione delle
condizioni di poverta e relativo ed assume specifi
cazioni diverse a seconda del contesto spaziale e
temporale in cui si colloca l'analisi. Le valutazioni
della poverta ufficialmente prodotte in Italia si ba
sana sull'uso di una soglia di poverta nota come In
ternational Standard of Poverty Line (ISPL), che
definisce povera una famiglia di due componenti
con una spesa per consumi pari 0 inferiore a quel
10 nazionale pro-capite. Si tratta quindi di una mi
sura di poverta di tipo relativo, che fornisce una
indicazione sintetica della disuguaglianza in termi
ni di consumi; tale misura e stata adottata dalla
Commissione di indagine sulla poverta e l'emargi
nazione. Nonostante l'approccio non tenga conto
della differenze presenti suI territorio italiano, co
me il diversificato sistema dei prezzi per alcuni
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beni di largo consumo 0 il diverso comportamen
to di consumo che caratterizza le famiglie residen
ti al Nord rispetto a quelle del Centro 0 del Sud,
delle grandi citra rispetto ai piccoli paesi, delle zo
ne rurali rispetto a quelle metropolitane, esso per
mette una visione generale del problema e l'indi
viduazione dei profili delle famiglie e degli indivi
dui che vivono in condizioni di maggior disagio
economico.

L'incidenza della poverta tra le famiglie (otte
nuta come rapporto tra numero di famiglie po
vere e totale delle famiglie) per il 1996 risulta pa
ri al 10,3%, cui corrisponde 1'11,6% degli indivi
dui, in quanto il fenomeno e pili diffuso tra le fa
miglie con un elevato numero di componenti (la
dimensione media delle famiglie italiane e pari a
2,8, mentre quella delle famiglie povere e di 3,2
componenti).

Sono molteplici le caratteristiche socio-demo
grafiche che, pur non potendo essere direttamen
te individuate come causa di poverta, rappresen
tano fattori associati al rischio di vivere in condi
zione di dis agio economico. 11 fenomeno, come e
noto, risulta caratterizzato territorialmente (oltre
il 70% delle famiglie povere risiedono al Sud, per

6. LE AREE DEL DISAGIO ECONOMICO

un totale di oltre il 75% degli individui) e partico
larmente concentrato tra Ie famiglie numerose, tra
quelle dove la persona di riferimento ha un basso
di titolo di studio, 0 un'eta elevata, oppure e in
cerca di occupazione.

Tra il 1990 ed il 1996 emerge la tendenza ad una
riduzione dell'incidenza di poverta per le famiglie
italiane, anche se di entita contenuta: la variazione
dellivello medio dei consumi degli ultimi anni, che
ha portato all'aumento del valore della linea di po
verta (da lire 914.266 a lire 1.190.273), si e accompa
gnata infatti ad una diminuzione della quota di fami
glie povere. Questo andamento e la sintesi di dina
miche molto differenziate sul territorio: mentre le
famiglie del Nord, in modo particolare quelle del
Nord-est, beneficiano di un leggero miglioramen
to, nel Mezzogiomo la proporzione di famiglie po
vere aumenta di circa due punti percentuali. Vi e
dunque una accentuazione del divario tra Nord e
Mezzogiomo.

Come gia osservato, la poverta ve particolar
mente diffusa tra le famiglie numerose; dalla ta
vola 6.1 si puo osservare che tale caratteristica e
presente in tutte le ripartizioni geografiche, ma
risulta pili grave nel Mezzogiomo, dove si con-

Tavola 6.1 - Incidenza della poverta (a) per numero di componenti e ripartizione geografica - Anni
1990 e 1996

NUMERO DEI COMPONENTI

1 componente
2 componenti
3 eomponenti
4 componenti
5 componenti e pili

Totale

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti e pili

Totale

RIPARTIZIONI GERGRAFICHE

Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno Italla

ANNO 1990

8,8 11,6 9,5 21,5 13,2
8,8 10,0 10,4 24,3 13,9
3,7 4,5 5,2 14,9 7,4

5,5 6,0 5,0 15,5 9,3
9,6 6,8 9,6 25,7 17,8

7,0 8,0 7,7 20,0 11,7

ANNO 1996

5,1 5,0 4,2 19,7 9,0
3,6 5,2 6,4 21,9 9,8
2,1 2,7 4,9 18,3 7,4
2,5 3,0 5,0 19,7 9,6
7,2 6,1 10,4 33,1 21,1

3,9 3,9 5,7 22,3 10,3

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
(a) Rapporto tra numero di famiglie povere e totale delle famiglie
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Tavola 6.2 - Incidenza della poverta (a) per eta e titolo di studio della persona di riferimento - Anni
1990 e 1996

ETA
TITOLO DI STUDIO

Nessun titolo Elementare Media inf. Mediasup./Laurea Totale

ANNO 1990
Meno di 46 anni (b) 19,6 9,3 4,2 8,3
46-55 (b) 10,7 8,1 3,6 8,9
56-65 22,8 10,9 7,4 3,0 10,6
oltre 65 31,9 17,1 8,8 4,5 19,5

Totale 29,6 13,3 8,6 3,9 11,7

ANNO 1996
Meno di 46 anni (a) 20,2 12,3 4,1 9,3
46-55 (a) 10,7 10,2 2,8 8,4
56-65 23,0 10,9 5,6 2,0 8,9
oltre 65 29,1 13,1 5,2 2,5 14,7

Totale 27,5 12,4 10 3,6 10,3

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
(a) Rapporto tra numero di famiglie povere e totale delle famiglie
(b) II dato non e significativo a motivo della scarsa nurnerosita

centra la maggior parte delle famiglie numero
se: nel 1996 tra le famiglie meridionali con pili di
quattro componenti (che rappresentano oltre il
40% delle famiglie di questa ampiezza) una ogni
tre e in condizione di poverta. N el 1990 il rap
porto era di una ogni quattro. A questa tendenza
si contrappone quella del Centro-nord dove, 01
tre a un'incidenza costantemente pili bassa, si
osserva una diminuzione anche tra le famiglie
pili numerose. Fra le famiglie con uno 0 due
componenti, la diminuzione e elevata e si regi
stra, seppur in misura minore, anche per le re
gioni del Mezzogiorno.

Altre differenziazioni emergono conside
rando alcune caratteristiche della persona di ri
ferimento della famiglia, come il titolo di stu
dio, l'eta ed il sesso, che possono essere utiliz
zati come indicatori indiretti della condizione
sociale 0 della struttura demografica della fami
glia stessa. L'incidenza di poverta rimane so
stanzialmente stabile nel tempo quando la per
sona di riferimento e giovane (meno di 46 an
ni), ma aumenta se questa e in possesso di un
basso titolo di studio (Tavola 6.2). Le famiglie
con persona di riferimento anziana oltre 65 an
ni costituiscono ancora l'area a maggior rischio
di poverta, nonostante tra il 1990 ed il 1996 fra
esse si sia registrata una diminuzione dell'inci
denza indipendentemente dal titolo di studio
della persona di riferimento.
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Tavola 6.3 - Incidenza della poverta (a) per nume
ro di componenti anziani e minori 
Anni 1990 e 1996

FAMIGLIE Anno 1990 Anno 1996

con 1 anziano 13,7 10,5
con 2 anziani 24,2 16,9
con almeno un anziano 22,6 15,4

con 1 minore 9,4 9,3
con 2 minori 12,7 14,8
con 3 minori 16,4 21,6
con almeno un figlio minore 11,1 12,5

senza anziani ne figli minori 7,4 6,4

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
(a) Rapporto tra numero di famiglie povere e totale delle

famiglie

La presenza di un anziano in famiglia (anche se
differente dalla persona di riferimento) rappre
senta un fattore di rischio, COS! come 10 e la pre
senza di figli minori (Tavola 6.3). L'incidenza della
poverta nei due casi presenta pero un andamento
temporale opposto: il rischio di poverta diminui
sce tra il 1990 ed il 1996 per le famiglie con alme
no un componente anziano e aumenta per Ie fa
miglie con figli minori. Per tali famiglie l'incidenza
di poverta nel 1990 era inferiore alla media nazio
nale e diviene superiore di oltre due punti per
centuali nel1996. Ancora una volta il fenomeno in
teressa particolarmente le regioni del Mezzogior
no, dove le famiglie con almeno un figlio minore
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Tavola 6.4 - Incidenza della poverta (a) per sesso della persona di riferimento e ripartizione geogra
fica - Anni 1990 e 1996

SESSO

Maschio
Femmina

Maschio
Femmina

RIPARTIZIONI GERGRAFICHE

Nord-ovest Nord-est Ceniro Mezzogiorno Totale

ANNO 1990

6,0 7,1 7,2 19,2 11,0

9,9 10,8 9,3 23,4 13,9

ANNO 1996

3,2 3,2 5,7 21,9 10,1
5,7 6,5 5,6 24,2 11,1

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
(a) Rapporto tra numero di famiglie povere e totale delle famiglie

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
(a) Rapporto tra numero di famiglie povere e totale delle

famiglie

Tavola 6.5 - Incidenza della poverta (a) tra Ie
famiglie con almeno un disoccupato
e il totale delle famiglie, per condi
zione occupazionale della persona
di riferimento - Anni 1990 e 1996

damento e ancora pili accentuato: da un'incidenza
di poverta del 29% per Ie farniglie in cui e la per
sona di riferimento ad essere disoccupata, si seen
de al 17% se la stessa e ritirata dallavoro e all'8% se
occupata. Inoltre, le famiglie can almena un
componente disoccupato sana pili frequenti nel
Mezzogiorno (circa il 50% rispetto al 34% del
complesso delle famiglie).

ANNO 1990

8,4

6,2

31,4

11,5

10,3

9,1

8,2

30,3

16,3

11,7

Totale

ANNO 1996

19,4

14,1

32,7

18,6

20,1

16,9

11,4

31,2

16,1

16,9

con almeno
un disoccupato

FAMIGLIE

Dipendente

Autonomo

In cerca di occupazione

Ritirato dallavoro

Totale

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
DELLA PERSONA DI
RIFERIMENTO

Dipendente

Autonomo

In cerca di occupazione

Ritirato dal lavoro

Totale

nel 1996 rappresentano il 40% del totale delle fa
miglie rispetto al 26% nel Nord.

Si osserva un generale svantaggio economico
delle famiglie can persona di riferimento donna
rispetto alle altre. Tale svantaggio tende, comun
que, a ridursi nel tempo, fatta eccezione per le
regioni settentrionali dove le famiglie can per
sona di riferimento donna si identificano nella
grande maggioranza dei casi can donne anziane
che vivona sale, per le quali l'incidenza delle po
verta si mantiene pili elevata di quella che colpi
see i coetanei di sessa maschile. Nel 1996, infatti,
tra le famiglie can persona di riferimento anzia
na di sessa femminile si osserva una incidenza di
poverta (16%) di circa due punti percentuali su
periore a quelle can persona di riferimento an
ziana rna di sessa maschile (13,8%).

Infine, le famiglie can componenti disoccupati
presentano un pili alto rischio di poverta per am
bedue gli anni considerati; inoltre, nel periodo
considerato, l'incidenza della poverta aumenta
notevolmente nelle famiglie can almena un com
ponente disoccupato (dal16,9% a120,1%) e tale an
damento (Tavola 6.5) permane indipendentemen
te dalla condizione occupazionale della persona di
riferimento.

Qualora sia proprio la persona di riferimento
ad essere disoccupata il problema e, ovviamente,
ancora pili grave. Se si considerano, ad esempio,
Ie famiglie di due componenti can uno disoccupa
to, nel 1996, l'incidenza di poverta e pari al 22%
nel caso in cui la persona di riferimento sia disoc
cupata, scende al 140/0 se e ritirata dal lavoro e ri
sulta del 7% se occupata. Per Ie famiglie di tre
componenti can uno solo disoccupato, questa an-
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anni.
Il sesso della persona di rife

rimento della jamiglia presenta
un ejjetto molto contenuto; tutta

via quando e donna il rischio di
pouertd e del 29% superiore a

quello delle jamiglie in cui la per
sona di rijerimento el'uomo.

jamiglia di due componenti pre
senta una probabilitd di essere

povera del 47% superiore aile
persone sole; mentre l'incremen

to e dell'84% nel caso in cui i

componenti siano tre, la probabi
!ita diventa massima (quasi il tri

plo) nel caso di jamiglie con 5 0

pia componenti.

In generale, la presenza di
molti jigli accresce la probabilitd
di trovarsi in una condizione di

pouerta, soprattutto quando

questi sono molto giovani. Le ja
miglie con un solo figlio minore

presentano injatti una probabi

lita di essere povere del 62% su
periore rispetto a quelle senza

figli rninori, percentuale che sale
al 123% e 163% nel caso in cui

ifigti minori siano, rispettivamen
te, due 0 pia di due.

E interessante sottolineare
che, quando si conduce un 'ana

lisi degli ejJetti netti, il ruolo
dell'eta della persona di riferi

mento perde decisamente di im

portanza. Il rischio dif.!erenzia
le per lejamiglie con persona di

riferimento di eta superiore a

65 anni risulta superiore del

70% rispetto a quello delle ja
miglie con persona di riferimen

to di eta compresa tra 36 e 55

territoria li, anche al netto dell 'ej

jetto degli altri jattori: nel Nord
est e nel Nord-ovest il rischio di

pouerta e praticamente indiffe
rettziato, con un leggero vantag

gio per il Nord-est, mentre epia
elevato per il Centro (del 36%) e

risulta massimo per il Mezzo

giorno, dove la probabilita di
trovarsi in uno stato di pooertd
epari ad oltre 5 volte quella del
Nord.

La condizione occupazionale
della persona di riferimento del

lajamiglia continua agiocare un

ruolo importante, anche se si eli
mina l'effetto dell'interazione

con le altre variabili: in caso di
disoccupazione il rischio di po

uertd della jamiglia aumenta di

quasi 4 volte rispetto aile jami
glie in cui la persona di riferi

mento e occupata; relativamente

a quest'uitirna categoria, le ja

miglie con persona di rijerimen
to ritirata dal lavoro 0 non atti

va presentano invece un rischio
aggiuntivo piuttosto contenuto,

pari rispettivamente al 46% e al
40%.

Se si passa ad analizzare la
situazione rispetto all 'ampiezza

jamiliare si osservano rischi cre
scenti in relazione all'aumentare

del numero dei componenti: una

ploma 0 di una laurea), probabi
litd che sale ad oltre sette volte

se si considerano le jamiglie con

persona di riferimento senza ti

tolo 0 con licenza elementare.
Il jenomeno risulta estrema

mente caratterizzato in termini

I fattori di rischio di poverta
I projili delle jamiglie a mag

gior rischio di pouertd de!inea

ti nel paragrajo 6.1.1 appaio

no estremamente caratterizza-

ti a livello territoriale e mo
strano la projonda disugua

glianza esistente tra Nord e

Mezzogiorno. Molti elementi
concorrono allo svantaggio di

questultima area: la situazione
economicamente pia arretrata

che e emersa con chiarezza in

molte parti di questa rapporto,
ma anche un insieme di jattori

di natura demograjica e socia
le che concorrono a rendere il

diva rio ancora pia ampio. Per

jornire un quadro di sintesi che
consenta di valutare l'impor

tanza relativa di tutti i jattori

in gioco e di analizzare gli ej
jetti netti di ciascun fattore, e

stato applicato un modello di

regressione logistica relativa
mente ai dati del 1996. Tale

approccio permette di stimare
gli ejjetti di ciascun jattore sul

la probabilita che una jamiglia

si trovi in condizioni di po

uerta, al netto dell'injluenza e
dell'interazione con gli altri

jattori (Tavola 6.6).

II titolo di studio risulta la va
riabile con maggior potere di

scriminante: le jamiglie con per
sona di riferimento in possesso

di licenza media injeriore hanno
una probabiiitd di trovarsi in

condizione di pouerta di oltre tre
volte superiore a quella delle ja

miglie con persona di rijerimento

pia istruita (in possesso di un di-
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Tavola 6.6 - Probabifita delle famiglie di trovarsi in una condizione di poverta per alcune princi
pali caratteristiche - Anno 1996

Modalita (a)

NUMERO DI FIGLI MINORI

Intercetta

NUMERO DI FIGLI

Stima (b) Probabilita
relativa (c)

-4,94 0,01

1,95 7,04
1,19 3,30
0,00 1,00

0,00 1,00
-0,05 0,95
0,30 1,36
1,68 5,40

0,00 1,00
1,31 3,72
0,38 1,46
0,34 1,40

0,00 1,00
0,38 1,47
0,61 1,84
0,66 1,93
1,04 2,84

0,00 1,00
-0,34 0,71
-0,26 0,77
0,01 1,01

0,00 1,00
0,49 1,62
0,80 2,23
0,97 2,63

0,10 1,10
-0,04 0,96
0,00 1,00
0,11 1,12
0,55 1,73

0,00 1,00
0,26 1,29

Maschio
Femmina

Nessuno
1
2
3

meno di 36
36-45
46-55
56-65
oltre 65

NUMERO COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

Nessuno
1
2
3

1
2
3
4
5 e pili

Nord-ouest
Nord-est
Centro
Mezzogiorno

Basso
Medio
Alto

Occupato
Disoccupato
Ritirato
Altro

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

CLASSE DI ETA DELLA PERSONA
DI RIFERIMENTO DELLA FAMIGLIA

SESSO DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO
DELLA FAMIGLIA

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DELLA PERSONA
DI RIFERIMENTO DELLA FAMIGLIA

TITOLO DI STUDIO DELLA PERSONA
DI RIFERIMENTODELLA FAMIGLIA

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
(a) La modalita di riferimcnto e evidenziata con il corsivo
(b) Stime di mas sima verosimiglianza dei parametri del modello di regressione logistica
(c) Rispetto al valore per la modalita di riferimento
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La dicotomizzazione della popolazione tra po
veri e non poveri, operata dalla linea di poverta,
puo essere articolata considerando la -distanza-,
positiva 0 negativa, dei valori di spesa per consu
mo delle famiglie rispetto al valore soglia, se si
considera un intorno del 20% rispetto alla linea di
poverta, si possono individuare quattro situazioni:
una area di grave disagio a cui appartengono Ie fa
miglie con valori di consumo al di sotto dell'80%
della soglia di poverta, un'area di disagio meno
grave, a cui appartengono le famiglie con valori di
consumo tra 1'80% della soglia e la soglia stessa,
un'area a rischio di disagio, in cui le farniglie hanno
valori di consumo superiori di non pili del 20% ri
spetto alla soglia; ,un'area, infine, in cui le farniglie
sono caratterizzate da livelli di consumo pili ele
vati.

In questa configurazione, nel 1996, il 4,7% del
le famiglie italiane risulta in una situazione di gra
ve indigenza. Tale valore e molto prossimo a
quelli degli anni precedenti, il massimo, pari a
4,8%, si e registrato nel 1990 e il minima (Figura
6.1) pari a 4,3% nel 1992. Si evidenzia quindi una
sostanziale stabilita della fascia di estremo disa-

gio che, per il 1996, e costituita dal 33% delle fa
miglie povere nel Centro-nord e da oltre il 50%
di quelle nel Mezzogiorno. Ad esse si contrap
pone una fascia, anch'essa sostanzialmente sta
bile nel tempo (circa 1'80%), di famiglie lontane
dalla poverta per le quali si conferma una situa
zione di svantaggio relativo nel Mezzogiorno:
queste famiglie, infatti, costituiscono qui il 65%
del totale, mentre rappresentano circa il 90% nel
Centro-nord.

La quota delle farniglie appartenenti all'area di
rischio di disagio, ovvero quella fascia di farniglie
che, pur non essendo classificate come povere,
hanno livelli di consurni non molto pili alti della
soglia di poverta, e quella pili variabile , poiche
passa dal 9,3% nel 1992 al 7,3% nel 1996.

E bene attirare l'attenzione sul fatto che l'area
di grave disagio COS! individuata non tiene conto
delle situazioni di poverta cosiddetta estrema,
che rappresentano quella fascia di marginalita in
dividuata tra gli immigrati, i nomadi, i malati psi
chici privi di sostegni familiari, i senza fissa di
mora, che le indagini sulle famiglie non sono in
grado di rilevare. In molti casi, infatti, non e indi-

Figura 6.1 - Famiglie nelle varie aree del disagio - Anni 1990-1996 (dati percentuali)

III rischio di disagio III disagio • estremo disagio

25-.--------------------------------------,

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglic
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Fonte: Istat, Indagine Panel europea sulle famiglie
(a) Dati provvisori

Tavola 6.7 - Probabilita di permanenza nella po
verta e nella non poverta per riparti
zione geografica, sesso e composizio
ne familiare - Anni 1994-1996 (a)

gli anni di osservazione in uno state di poverta
(condizione di poverta permanente) 0 in uno sta
to di non poverta (condizione di non poverta
permanente).

L'unita di analisi scelta e l'individuo, e non la fa
miglia, in quanto la necessita di identificare nelle
varie occasioni di indagine la stessa unita richiede
una definizione univoca e immutabile dell'unita
stessa e la famiglia, nel corso degli anni, puo subi
re modifiche e cambiamenti tali da rendere diffi
cile la sua identificazione nel tempo.

La variabile utilizzata per il calcolo della linea di
poverta e stata, in questo caso, il reddito familiare;
tuttavia l'incidenza della poverta individuale per il
1994, stimata intorno al 12%, e molto prossima al
valore di 11,6% ottenuto utilizzando la spesa per
consumi.

La probabilita per un individuo povero nel pri
mo anna di rimanere povero per tutti e tre gli an
ni considerati e pari a circa il 70%; parallelamente,
per un individuo non povero la probabilita di
permanere in uno state di non poverta risulta
molto elevata ed e stimata intorno al 95%.

La probabilita di permanere in uno stato di po
verta puc> esser messa in relazione con quelle va
riabili che, come precedentemente evidenziato,
risultano associate al fenomeno: caratteristiche
territoriali e di genere, condizione occupazionale,
composizione familiare.

Permanenza Permanenza
nella poverta nella non poverta

0,89
0,99

1,00
0,94

1,00
0,92

0,79
0,67

0,19
0,74

0,59
0,71

COMPOSIZIONE FAMILIARE

modificata
imrnutata

Domini
Donne

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Centro-Nord
Mezzogiorno

SEssa

La poverta presenta aspetti differenti che
vanno oltre la mera indigenza materiale e che
comportano tutta una gamma di specifici rischi,
strettamente intrecciati al percorso di vita indi
viduale ed alla storia familiare. La precedente
analisi e basata su un confronto temporale in
grado di porre in luce i cambiamenti intervenuti
nei profili familiari a maggior rischio di poverta,
rna non permette di distinguere le condizioni di
disagio transitorio da quelle di poverta perma
nente, una distinzione particolarmente impor
tante in un'ottica di politica sociale. I poveri "oc
casionali", quelli cioe che si trovano in tale situa
zione soltanto per un periodo limitato di tem
po, dimostrano di avere la capacita, 0 per essi si
realizzano le opportunita, di uscire autonoma
mente dal proprio disagio. Invece, la possibilita
di uscire da una condizione di poverta -perma
nente- e subordinata a un aiuto esterno e quindi
una politica di sostegno dovrebbe in via priori
taria rivolgersi proprio verso tale fascia di popo
lazione.

La disponibilita dei dati longitudinali dell'indagi
ne Panel europeo sulle famiglie per gli anni 1994,
1995 e 1996 offre l'opportunita per un simile tipo
di studio, rendendo disponibili osservazioni ripe
tute sullo stesso campione di individui e famiglie.
L'interesse dei risultati e ovviamente condizionato
dalla limitata lunghezza del periodo di osservazio
ne; la disponibilita di dati provenienti da successi
ve occasioni di indagine rendera l'analisi qui pro
posta pili puntuale.

A partire dalla tradizionale misura della poverta
a livello familiare, tutti i membri di una famiglia
povera sono classificati come tali; si e quindi otte
nuta una classificazione individuale negli stati di
poverta/non poverta per tutto il periodo consi
derato. Successivamente, tramite l'applicazione di
un modello a catene di Markov latenti, e stata cal
colata la probabilita di permanere per tutti e tre

viduabile un indirizzo al quale reperire queste
persone. Secondo le stime della Commissione
d'Indagine sulla Poverta ed Emarginazione le
persone che vivono in simili condizioni di po
verta estrema ammonterebbero a circa mezzo
milione, tra le quali il gruppo pili ampio e costi
tuito dagli immigrati (circa 400.000).

6.1.2 Persistenza e transitorieta della po
verta
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Fonte: Istat, Indagine Panel europea sulle famiglie
(a) Dati provvisori

Tavola 6.8 - Probabilitii di permanenza nella po
verta e nella non poverta per condizio
ne occupazionale - Anni 1994-1996 (a)

In termini di incidenza di poverta iniziale, si os
servano massimi valori (38%) tra gli individui che
sono rimasti nei tre anni successivi costantemern
te in situazione di disoccupazione e tra quelli che,
da occupati, sono diventati disoccupati (35%), se
guiti dai disoccupati che hanno travato un'occupa
zione (29%) nell'arco dei tre anni. Per quanta ri
guarda colora che permangono per l'intera pe
riodo nella stessa condizione, si osserva un'inci
denza di poverta pari all' 11% per i non attivi e
all'8% per colora che rimangono occupati per tut
to il periodo.

cambiamento intervenuto nella famiglia; la scar
sa numerosita campionaria non permette un'ul
teriore disaggregazione, rna e possibile ipotizza
re che le famiglie abbiano una maggiore proba
bilita di cambiare il praprio stato economico
nel momenta in cui si verifica l'entrata 0 l'uscita
di un percettore di reddito.

I risultati ottenuti in termini di incidenza ini
ziale confermano 10 stretto legame esistente tra
condizione occupazionale e condizione di disa
gio. L'informazione longitudinale permette di
arricchire l'analisi, classificando la popolazione
in esame in base alla dinamica occupazionale che
ogni individuo presenta; si distinguono colora
che risultano occupati per tutto il periodo di
analisi (il 38% della popolazione), colora che ri
sultano sempre in situazione di disoccupazione
(2,9%) 0 di inattivita (42%), quelli che nel periodo
considerato passano da occupato a disoccupato
0,4%) ed infine colora che sperimentano la
transizione opposta (2,5%).

0,72 1,00

0,83 0,87

0,69 1,00

0,82 0,63

0,42 1,00

0,70 0,96

Permanenza Permanenza
nella poverta nella non poverta

CONDIZIONE
OCCUPAZIONALE

Scmpre occupati

Sempre disoccupati

Sempre inattivi

Da occupati a disoccupati

Da disoccupati a occupati

Altro

Ancora una volta la ripartizione territoriale
gioca un ruolo fondamentale nella caratterizza
zione del fenomeno; il Centra-nord, che pre
senta un'incidenza di poverta nettamente infe
riore rispetto al Mezzogiorno, mostra anche una
maggiore mobilita in uscita dalla poverta: la pro
babilita di restare poveri nel periodo considera
to risulta pari al 59% contra il 71% del Mezzo
giorno (Tavola 6.7). Per il Centra-nord, inoltre,
la probabilita di passare da uno stato di non po
verta ad uno di poverta e praticamente nulla,
mentre al Sud 6 persone su 100 non povere pas
sano, nei tre anni, al di sotto della soglia di po
verta, In definitiva il Sud, oltre a presentare una
maggiore incidenza del fenomeno, presenta an
che una maggiore persistenza: le situazioni di
poverta risultano pili difficili da superare, quelle
di non poverta pili a rischio.

L'analisi di genere evidenzia come non ci sia
una forte differenza tra uomini e donne. Gli uomi
ni mostrano un'incidenza leggermente inferiore
rispetto alle donne e una minore mobilita, sia in
entrata sia in uscita dalla poverta. Tale risultato e
prababilmente legato ai cambiamenti familiari in
tervenuti durante il periodo di tempo considera
to, che sembrano influenzare maggiormente le
condizioni di vita delle donne.

I risultati sono confermati dall'analisi effettua
ta distinguendo gli individui tra soggetti apparte
nenti a famiglie che, durante il periodo di analisi,
hanno subito una modifica nella lora composi
zione, e soggetti la cui famiglia e rimasta invaria
ta nel corso del tempo. Le modifiche a cui ci si
riferisce sono quelle dovute ad entrate, uscite,
nascita 0 morte di uno 0 pili membri della fami
glia, eventi che coinvolgono circa il 3% della po
polazione analizzata. L'incidenza della poverta
per gli individui appartenenti a queste famiglie
risulta lievemente pili alta 04% contra il 12% del
le rimanenti) e si accompagna ad un'estrema
rnobilita sia in entrata sia in uscita dallo stato di
poverta: se la probabilita di permanenza nella
poverta per gli individui appartenenti a famiglie
che non subiscono modificazioni risulta pari al
74%, per gli individui appartenenti alle famiglie
modificate tale valore scende al 19%, indicando
quindi un'elevatissima probabilita di uscire dalla
poverta in seguito a cambiamenti nella cornpo
sizione familiare, accompagnata pero anche da
una maggiore probabilita di entrarvi. Ovviamen
te le diverse evenienze sono legate al tipo di
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6.1.3 Situazioni di pouerta e condizioni di
vita

Tavola 6.9 - Probabilita di permanenza nella
poverta e nella non poverta per clas
se di eta e condizione di salute
- Anni 1994-1996 (a)

L'analisi della poverta, basata sull'informazio
ne derivante dalla spesa per consumi 0 dal reddi
to, puo essere ulteriormente arricchita prenden
do in considerazione ulteriori indicatori, resi di-

fronte di una incidenza tra i sempre sani (che
rappresentano il 39% della popolazione) pari a
circa il 10%, si ha il valore di 21% tra coloro che
dichiarano una cattiva salute (8,4% nell'intera po
polazione). Per quanto riguarda i giovani, quelli
sani hanno una mobilita in uscita dalla poverta
superiore rispetto a quelli con problemi di salu
te, per i quali, invece, la probabilita di rimanere
in uno stato di poverta risulta pari all'83% (con
tro il 70% osservato tra gli altri). Per quanto si ri
ferisce agli adulti, le transizioni appaiono sostan
zialmente indifferenziate rispetto alle condizio
ni di salute; un risultato questo che sembra giu
stificato per una fascia di eta che viene identifica
ta come quella maggiormente garantita, essen
zialmente costituita da individui con la massima
stabilita di condizione lavorativa e quindi con la
massima protezione, soprattutto economica, ri
spetto a situazioni di pili 0 meno gravi problemi
di salute.

1,00
0,99

0,98
1,00

0,78
0,72

0,70
0,83

Permanenza Permanenza
nella poverta nella non poverta

Fonte: Istat, Indagine Panel europeo sulle famiglie
(a) Dati provvisori
(b) Comprende Ie condizioni di buona e ottima salute
(c) Comprende Ie condizioni di cattiva e pessima salute

ADULT!

36-65 anni in buona salute (b)
36-65 anni in cattiva salute (c)

GIOVANI

meno di 36 anni in buona salute(b)
meno di 36 anni in cattiva salute/c)

CLASSI Dr ETA PER
CONDrZIONE DT SALUTE

11 valore massimo per la probabilita di perma
nere in uno stato di poverta si osserva tra i sempre
disoccupati (83%) e tra coloro che da occupati di
ventano disoccupati (82%); ad essi si contrappone
il valore minima osservato tra coloro che da di
soccupati diventano occupati, per i quali la proba
bilita di permanere in uno stato di poverta risulta
del 42%.

I risultati sono confermati da quelli relativi alla
permanenza nella stato di non poverta, il valore
pili elevato si osserva tra gli individui che risultano
sempre occupati 0 sempre inattivi, per i quali la
probabilita di passare da uno stato di non poverta
ad uno di poverta risulta pressoche nulla. Nulla e
anche Iaprobabilita di passare da non povero a
povero per coloro che da disoccupati divengono
occupatio

La dinamica della disoccupazione e quella della
poverta sono quindi strettamente connesse: ad un
miglioramento della condizione lavorativa si ac
compagna una diminuzione della probabilita di ri
manere poveri 0 di diventarlo, probabilita questa
che aumenta al peggiorare della condizione lavora
tiva. La disoccupazione si configura pertanto come
un fattore fortemente discriminante anche nell'in
dividuare la componente permanente della po
verta.

Come la letteratura ha ampiamente messo in
evidenza, esiste un'associazione non trascurabile
tra condizioni di poverta e condizioni di salute e
puo quindi risultare interessante collegare queste
ultime alla permanenza 0 transitorieta del disa
gio. L'analisi e stata condotta distinguendo la po
polazione in base all'eta ed alla condizione di sa
lute dichiarata (pessima, cattiva, normale, buona,
ottirna), ponendo particolare attenzione alla
condizione dei pili giovani (meno di 36 anni) e
degli adulti 06-65 anni), in quanto per gli anziani
l'effetto eta sulle condizioni di salute rende la
proporzione di colora che si percepiscono in
non buone condizioni talmente superiore ri
spetto a quella dei sani da togliere rilevanza ai fini
dell'analisi della condizione di poverta e della sua
dinamica.

Per quanta si riferisce ai giovani che dichiara
no una pessima 0 cattiva salute in almeno una oc
casione di indagine 0,2% delle popolazione), si
osserva una incidenza iniziale della poverta pari
al 29%, che e il massimo valore osservato, a fron
te del 15% tra i giovani sani. La differenza si os
serva anche tra gli adulti (36-65 anni) per i quali, a
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sponibili dall'Indagine sui consumi delle famiglie,
sintomi di condizioni materiali di vita relativa
mente insoddisfacenti. Un approccio questo che
tende ad approssimare meglio il concetto di po
verta espresso dalla definizione, accettata a livel
10 intemazionale, per la quale "dourebbero esse
re definiti poueri quegli individui, famiglie, e
gruppi di persone Ie cui risorse (materiali, cul
turali e sociali) sono cosi limitate da escluderli
dallo standard minimo di vita accettabile nella
comunitd in cui vivono" (EU, Third Poverty Pro
gramme, European Council Declaration, 19 Di
cembre 1984).

L'analisi si propone di evidenziare se e come
la poverta di tipo economico-finanziario si ac
compagni ad un dis agio in termini di condizioni
abitative e di possesso di beni durevoli. Gia da
una preliminare analisi descrittiva, gli indicatori
considerati mostrano una forte associazione
con la poverta tradizionalmente individuata: tra
le famiglie povere risulta, infatti, pili diffusa la
mancanza di W.e. e bagno, di impianto per l'ac
qua calda, riscaldamento, telefono e anche l'in
sufficienza di spazio in termini di rapporto tra
numero di stanze e numero di componenti.
Appare anche pili diffusa la mancanza di frigori
fero, lavatrice ed automobile oltre, ovviamente,
di beni quali la TV a colori, il videoregistratore,
la lavastoviglie.

Nel Nord emerge un legame pili forte tra po
verta, cattive condizioni abitative e ristretto pos
sesso di beni durevoli rispetto al Centro ed al
Mezzogiomo. Fortemente dipendente dalle di
verse condizioni climatiche, anche se costituisce
un fattore di maggior disagio tra i poveri, e la
mancanza di un impianto di riscaldamento.

L'informazione concemente i diversi indica
tori di disagio puo essere sintetizzata in un "indi
ce di deprivazione relativa". Tale indice, ottenuto
a partire dalla teoria degli insiemi sfocati, tiene
conto sia della coesistenza sia della gravita degli
specifici disagi che ogni indicatore rappresenta e
puo essere interpretato come una misura del li
vello medio di deprivazione (proporzione sfoca
ta) osservato nella popolazione 0 sottopopola
zione di analisi.

L'indice puo essere calcolato su tutti gli indi
catori di disagio considerati, ma anche su parti
colari categorie di essi. Nella successiva analisi si
distinguera tra quello relativo alle condizioni
abitative (PA) e quello relativo al possesso di be-
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ni durevoli (PD), calcolati per tutte le famiglie
considerate, indipendentemente dal loro stato
di poverta, questi indici verranno messi a con
fronto con il val ore dell'indice di poverta tradi
zionalmente ottenuto (H), allo scopo di indivi
duare il tipo di privazione, non solo monetaria,
che caratterizza le famiglie italiane e gli aspetti
del rapporto tra situazione economica e condi
zioni di vita. II confronto viene esteso alla serie
storica dal 1990 al 1996, allo scopo di evidenzia
re le dinamiche delle diverse accezioni di disa
gio considerate, nonche quelle di gruppi sele
zionati di popolazione.

Anche rispetto alle condizioni abitative ed al
possesso di beni durevoli, il Mezzogiomo risulta
essere la ripartizione costantemente pili svantag
giata. Tuttavia, la distanza tra il Nord ed il Sud e so
prattutto economica: il divario e infatti accentuato
e crescente nel tempo per l'indicatore H, mentre
rimane pressoche costante, anche se sempre pre
sente, con riferimento alle condizioni abitative. Si
riduce, al contrario, la distanza tra gli indici relativi
al possesso di beni durevoli tra Nord-est e Sud a
motivo di un miglioramento per entrambe le ri
partizioni.

Le famiglie in cui la persona di riferimento e
una donna sono generalmente pili svantaggiate,
nonostante la distanza con le altre famiglie dimi
nuisca decisamente col passare del tempo, so
prattutto in conseguenza di un netto migliora
mento proprio delle condizioni delle famiglie
con persona di riferimento donna. E opportu
no ricordare, comunque, che il fatto che la per
sona di riferimento sia una donna, soprattutto
nel Meridione, e spesso connesso ad una condi
zione di solitudine e di eta avanzata (le famiglie
con persona di riferimento donna rappresenta
no il 20% del totale, percentuale che si riduce
nel Mezzogiorno); tale caratteristica in parte
spiega anche il permanere della notevole diffe
renza tra i due sessi rispetto al possesso dei be
ni durevoli.

In riferimento alla condizione lavorativa, gli
occupati presentano i valori pili bassi per tutti
gli indici analizzati. L'andamento dell'indice tra
dizionale per le famiglie con a capo una persona
in cerca di occupazione, che aumenta legger
mente dal1990 al1996, mostra un andamento di
vergente rispetto a quello relativo ai non attivi,
cioe casalinghe, ritirati dal lavoro ed altro. Per
l'indice di condizione abitativa si osserva una so-
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Figura 6.2 - Indicatori di disagio H (di poverta), PA (di condizioni abitative) e PD (di possesso di beni durevoli) per ripar
tizione geografica - Anni 1990-1996 (dati percentuali)
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Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

Figura 6.3 - Indicatori di disagio H (di poverta), PA (di condizioni abitative) e PD (di possesso di beni durevoli) per sesso
della persona di riferimento della famiglia - Anni 1990-1996 (dati percentuali)
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Figura 6.4 - Indicatori di disagio H (di poverta), PA (di condizioni abitative) e PD (di possesso di beni durevoli) per condi-
zione occupazionale della persona di riferimento della famiglia - Anni 1990-1996 (dati percentualt)
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Figura 6.5 - Indicatori di disagio H (di poverra), PA (di condizioni abitative) e PD (di possesso di beni durevoli) per classe
di eta della persona di riferimento della famiglia - Anni 1990-1996 (dati percentuali)
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stanziale stabilita nel tempo, mentre PD ha un
andamento concorde can H. Di conseguenza, la
distanza dei disoccupati rispetto agli occupati e,
soprattutto, ai non attivi aumenta: questi ultimi
infatti presentano valori decrescenti per tutti gli
indici analizzati.

Il miglioramento per le famiglie can persona di
riferimento oltre i 65 anni di eta, gia evidenziato
dall'indice tradizionale, viene confermato dall'an
damento dell'indice PA e soprattutto PD. La situa
zione si contrappone a quella delle famiglie can
persona di riferimento di eta inferiore ai 36 anni,
sostanzialmente stabile nel tempo in termini di in
dici di disagio, la cui presenza tende, tuttavia, a ri
dursi nel tempo (in particolare le famiglie can per
sona di riferimento di eta inferiore ai 30 anni pas
sana dal 5,7% al 4,7%); tale diminuzione mostra
d'altra parte la difficolta dei giovani ad acquisire i
mezzi necessari ad una vita autonoma rispetto alla
famiglia di origine.

6.1.4 Essere 0 sentirsi poveri

Nelle analisi precedenti, il valore soglia della
poverta viene calcolato can riferimento alle ri
sorse disponibili per la famiglia. 11 reddito, i con
sumi, le condizioni abitative e il possessa di al
cuni beni durevoli permettono di definire uno
standard di vita, valida per quel preciso contesto
storico, geografico, sociale e culturale, che serve
come discrimine tra famiglie povere e non po
vere.

A questa dimensione della poverta, detta og
gettiva perche indaga su risorse che di fatto sa
na a disposizione della famiglia, e possibile af
fiancare una dimensione soggettiva, che espri
me la percezione che ogni famiglia ha della
propria condizione. Queste due dimensioni
non sempre risultano omogenee; ad esempio,
una famiglia can scarsa disponibilita di reddito
pUG non giudicare in modo preoccupante la
propria situazione, semplicemente perche
percepisce il proprio reddito superiore al li
vella individuato come soglia di poverta, ovve
ro come reddito minima di sussistenza. Paralle
lamente, non e da escludere che una famiglia
can sufficienti risorse finanziarie (che, in un'ot
tica oggettiva, la collocherebbero tra i non po
veri) possa dichiarare qualche difficolta econo
mica e, quindi, "sentirsi povera" perche il pro-
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prio standard di riferimento e pili elevato della
stile di vita effettivo.

Per un'analisi soggettiva del fenomeno poverta e
necessaria disporre di informazioni che vanna al di
la del livello di reddito a di spesa, del possesso a
meno di determinati beni durevoli, del tipa di ser
vizi presenti nell'abitazione; e necessaria conosce
re la valutazione della famiglia stessa riguardo al li
vella di reddito che giudica minima "per far qua
drare i conti", alla percezione della propria condi
zione, anche rispetto all'anna precedente, alla pos
sibilita omena di acquistare determinati beni dure
voli, e infine la valutazione che la famiglia fomisce
della situazione economica del Paese. Tale informa
zione e fomita dall'indagine Panel europeo sulle fa
miglie, i cui dati vengono di seguito analizzati limita
tamente all'ultimo anna disponibile (996).

Il 19% delle famiglie italiane dichiara di avere
difficolta anche notevoli nel far quadrare i conti
mensili; la percentuale individua un'area di disagio
pili estesa di quella che risulta da un'analisi di tipo
oggettivo, basata sul reddito a sul consumo. Nelle
famiglie povere, poco meno della meta (esatta
mente il 47%) sostiene di non "cavarsela male",
pur essendo penalizzate da un reddito assai infe
riore alla media nazionale. D'altro canto, si osserva
che il 16% delle famiglie non povere dichiara di ar
rivare alla fine del mese can qualche difficolta: si
tratta, in maggioranza, di famiglie che hanna vista
peggiorare la propria condizione rispetto all'anno
precedente. E proprio questa dinamica sfavore
vole, pili che il livello di reddito effettivo, che pe
sa sul giudizio soggettivo, a conferma del fatto che
chi sperimenta un cambiamento in negativo sem
bra avere difficolta ad accettare un tenore di vita
pili basso rispetto a quello cui era abituato. In ge
nerale, le famiglie che giudicano la propria condi
zione peggiorata rispetto al 1995 costituiscono il
34% del totale; per le famiglie povere tale inciden
za sale al 52%, mentre arriva al 60% per famiglie
che si dichiarano in difficolta.

Complessivamente il 56% delle famiglie si
esprime in termini negativi circa l'andamento
economico del Paese. Tra quelle che esprimono
un giudizio negativo sulla propria condizione,
1'80% inquadra tale parere nell'ambito di una situa
zione del Paese valutata come sfavorevole; il re
stante 20% avverte la condizione di disagio come
una difficolta personale e quindi come effettiva
emarginazione rispetto ad una situazione econo
mica generalmente favorevole.
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Tavola 6.10 - Famiglie che avvertono problemi di precarieta economica per alcune caratteristiche familia
ri e tipologia dei problemi - Anno 1996 (a) (per 100 jamiglie con le stesse caratteristiche)

FAMIGLIE

INDICATORI DI POVERTA SOGGETTIVA Con persona di riferimento:

donna disoccupata

Residenti nel Mezzogiorno Povere Totale

Famiglie che hanno dichiarato:

Difficolta economiche

Condizione familiare peggiorata

Famiglie che giudicano la
situazione economica del paese sfavorevole

Fonte: Istat, Indagine Panel europeo sulle famiglie
(a) Dati provvisori

26,7

37,5

59,6

.59,5
56,8

73,8

28,3

35,3

58,2

52,9

51,9

77,8

19,3

34,2

55,7

Le differenze territoriali sono estremamente
marcate: la percezione di vivere una condizione
difficile riguarda il 140/0 delle famiglie del Cen
tro-nord e il 28% di quelle del Mezzogiorno. In
ogni caso, l'analisi della poverta soggettiva mo
stra una distanza tra le due grandi ripartizioni in
feriore rispetto all'analisi in termini monetari:
nel Sud, infatti, dove vive il 34% delle famiglie
italiane, risiedono circa i 3/4 delle famiglie po
vere, rna "soltanto" il 510/0 di quelle che si sento
no tali.

Se la persona di riferimento della famiglia e
donna, la poverta soggettiva risulta pili frequen
te: il 27% di queste famiglie dichiara di avere
problemi economici, mentre la percentuale
scende al 16% se la persona di riferimento e un
uomo.

Per quanta riguarda la condizione occupazio
nale della persona di riferimento, e la disoccu
pazione che influenza maggiormente 10 svan
taggio anche in termini di percezione soggetti
va: oltre il 590/0 delle famiglie con persona di ri
ferimento disoccupata giudica difficili le condi
zioni della propria famiglia, contro il 150/0 se la
persona di riferimento ha un lavoro dipenden
te e il 120/0 se lavoratore autonomo. Inoltre, il
740/0 delle famiglie con persona di riferimento
disoccupata giudica sfavorevole 10 scenario
economico generale e il 57% ritiene che la situa
zione della propria famiglia sia peggiorata ri
spetto all'anno precedente.
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Appare infine sostanziale la differenza rileva
ta tra poveri e non poveri per quanto riguarda la
possibilita, per coloro che non li possiedono di
acquistare alcuni beni durevoli (telefono, televi
sione, videoregistratore, Forno a microonde,
computer, lavastoviglie). La televisione ed il te
lefono risultano i beni pili accessibili e la lavasto
viglie quello che pili degli altri le famiglie vorreb
bero acquistare, se ne avessero la possibilita
economica.

Tali percentuali sono pili alte per Ie famiglie del
Mezzogiorno (per il 6 % di queste, il possesso del
telefono e un carico troppo oneroso da sostene
re) e per quelle con persona di riferimento disoc
cupata: queste ultime mostrano una pili diffusa ca
renza di mezzi per l'acquisto e il mantenimento di
un'automobile, di una televisione e di un apparec
chio telefonico.

Tra le famiglie povere, ovviamente, il disagio
legato alla mancanza dei beni considerati cresce
perche in stretta connessione alla carenza di ri
sorse finanziarie: le quote di quelle che non sono
in grado di sostenere le spese per la televisione
e per il telefono salgono rispettivamente al 40/0 e
al 100/0.

Per le famiglie con persona di riferimento gio
vane (rneno di 36 anni) il mancato possesso dei va
ri beni durevoli e legato pili all'impossibilita di ac
quistarli che all'eventuale scarso interesse nel pos
sederli. Ad esempio, la percentuale di famiglie
giovani che possiedono una lavastoviglie e pari al

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1997



6. LE AREE DEL DISAGIO ECONOMICO

Tavola 6.11 - Famiglie che non possono permettersi l'acquisto di un bene desiderato per alcune ca
ratteristiche familiari - Anno 1996 (a) (per 100 farniglie con le stesse caratteristicbe)

FAMIGLIE

BENI DESIDERATI Con persona di riferimento: Residenti nel Mezzogiorno Povere Totale

donna disoccupata

Automobile 4,4 14,7 3,9 8,8 3,5

Televisione 3,2 6,8 2,1 4,0 1,5

Videoregistratore 13,5 29,3 14,6 26,8 9,5

Forno a microonde 11,2 21,9 13,1 19,7 8,6

Computer 18,8 24,7 17,7 .24,2 12,4

Lavastoviglie 19,0 28,7 21,6 29,8 14,9

Telefono 9,9 12,9 6,3 9,9 3,3

Fonte: Istat, Indagine Panel europeo sulle famiglie
(a) Dati provvisori

30%, mentre tra quelle can persona di riferimento
anziana (di oltre 65 anni) la quota scende al18%; tra
le prime e anche superiore la proporzione di
quelle che, non possedendo i due beni e volendo
li acquistare, non hanna le risorse necessarie (il
19% contro 1'11%).

11 quadro fin qui delineato puo essere riassunto e
meglio interpretato attraverso l'analisi dell'associa
zione esistente tra condizione di poverta oggettiva
e soggettiva. Si evidenzia, tramite un'analisi delle
corrispondenze multiple, una forte associazione
tra le variabili relative ai vari indicatori di disagio,
sia oggettivi sia soggettivi. A fronte della maggio
ranza della popolazione che giudica in modo posi
tivo la propria condizione, rispetto a tutti gli indi
catori analizzati, il profilo dei poveri in termini di
reddito si distacca fortemente dal profilo media
della popolazione e risulta simile a quello dell'indi
catore di disagio soggettivo (difficolta economiche
nel giungere alla fine del mese) e relativo alla possi
bilita di acquisto di beni durevoli desiderati. Emer
ge un sottogruppo di popolazione che si caratte
rizza per la contemporanea presenza dei vari
aspetti del dis agio oggettivo e soggettivo.

L'analisi effettuata distintamente per ripartizio
ne geografica conferma i risultati di quelle presen-
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tate nei precedenti paragrafi. Al Centro-nord, do
ve il profilo medio della popolazione e caratteriz
zato da situazioni phi favorevoli in termini sia og
gettivi sia soggettivi, la poverta appare piu grave,
anche in termini di percezione. Nel Mezzogiorno,
dove il fenomeno poverta appare piu diffuso, il
legarne tra condizione di poverta oggettiva e la
percezione e piu debole.

Per le famiglie che hanna la persona di riferi
menta disoccupata si osserva che chi percepisce
la propria situazione come disagiata risulta ogget
tivamente deprivata dal punta di vista economi
co ed e partato a dare un giudizio sfavorevole sul
lo scenario economico del Paese.
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La poverta in Italia e nell'Unione europea
Eurostat ha recentemente ni di jamiglie povere rispettiva- Paesi, come i valori dell'indice di

promosso e condotto un 'analisi mente superiori di oltre il 70% Gini dimostrano. Se infatti l'Italia
sulla pouertd e Ie condizioni di ed injeriori di oltre il 40% ri- presenta anche in questa caso un
vita per 12paesi dell'Unione eu- spetto alta media. Nonostante i valore pari a quello medio, la Da-
ropea, utilizzando i dati del Pa- valori di incidenza vengano ot- nimarca ed it Portogallo (con valo-
nel europeo (ECHP) relativi tenuti applicando un metodo di ri dell'indice di concentrazionepa-
all'anno 1994. Se si considera calcolo diverso rispetto a quello ri rispettivamente a 0,25 e 0,41) si
l'incidenza di famiglie povere usato nelle precedenti analisi, i collocano nelle posizioni estreme
per ciascun paese e per il totale risultati ottenuti in termini di dif- della scala. In particolare nel Por-
(Tavola 6.12) e possibile verifi- jerenziali sono sostanzialmente togallo, dove l'incidenza di po-
care come l'Italia si coltochi in omogenei a quelli presentati fin uertd emassima, i146% del reddi-
unaposizione intermedia, con un qui. to econcentrato nel solo 20% del-
valore molto prossimo alta me- Essendo la misura di pouertd lejamigliepill ricche.
dia. Il Portogallo e la Danimar- di tipo relatiuo, essa eovviamente Tali risultati, estesi a livello
ca si posizionano al primo ed legata aile caratteristiche della di- individuale (tutti i membri di una
all'ultimo posto, con proporzio- stribuzione del reddito dei vari jamiglia povera vengono classi-

Tavola 6.12 - Numeri indice (Totale=100) della proporzione di famiglie e bambini poveri e indice di
concentrazione di Gini relativo alIa distribuzione del reddito familiare nei 12 paesi
dell'Unione europea - Anno 1994

NAZIONI Famiglie Bambini Indice di Gini

Belgio 76 75 0,28
Danimarca 53 25 0,25
Germania 76 65 0,27
Grecia 141 95 0,37
Spagna 112 125 0,34
Francia 94 60 0,32
Irlanda 124 140 0,34
Italia 106 120 0,33
Lussemburgo 88 115 0,32
Olanda 82 80 0,32
Portogallo 171 135 0,41
Gran Bretagna 135 160 0,36
Totale 100 100 0,33

Fonte: Eurostat, Panel europeo sulle famiglie

6.2 Famiglie e mercato dellavoro

6.2.1 II rapporto Iauoro/non lauoro all'in
terno delle famiglie

Come si e vista, la mancanza di lavoro e una
delle pili importanti dimensioni del disagio, non
solo di quello economico rna anche di quello so
ciale, in quanta per l'individuo il lavoro non rap
presenta soltanto una fonte di reddito, rna anche
uno dei principali diritti di cittadinanza, il disagio
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che deriva dalla mancanza di lavoro assume, carat
teristiche diverse secondo il contesto familiare e
sociale in cui si trova a vivere la persona in cerca
di occupazione.

Nel nostro Paese, dove il tasso di disoccupazio
ne e pari al 12,3%, la famiglia svolge un malo mal
ta importante nell'attenuare il disagio, fungendo
da rete di protezione per gli individui che sana al
la ricerca di una occupazione. L'efficacia di questa
funzione di compensazione varia da famiglia a fa
miglia, in base alla quantita e alla "qualita" del lavo
ro dei componenti occupati.
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ficati come poveri), consentono
un 'analisi per categorie selezio
nate. Ad esempio tra i bambini,
che sana oltre 13 milioni, si re
gistra una maggiore presenza di
poveri in Gran Bretagna, Irian
da, Portogallo, Spagna, Italia e
Lussemburgo; in quest'ultimo
paese si osserva inoltre come,
a jronte di un valore di inciden
za di pouerta tra le jamiglie in
jeriore alla media, l'incideruza
tra i bambini e invece superiore,
indicando come il jenomeno po
uertd si concentri nelle tipologie
jamiliari caratterizzate dalla

presenza di componenti malta
giovani.

Eurostat ha completato il
quadro di riferimento estenden
do l'analisi anche ad altre varia
bili di disagio economico rilevate
nell'indagine. La Tavola 6.13
presenta la dif.fusione di tali di
sagi, distinguendo tra popola
zione pouera e non, can partico
lare attenzione all'Italia.

A livello europeo le situazioni
di pouerta risultano caratterizza
te da peggiori condizioni abitati
ue, da difficolta di acquistare
nuovi capi di abbigliamento, di

6. LE AREE DEL DISAGIO ECONOMICO

consumare un pasta a base di
carne a pesce almena ogni due
giorni a di permettersi almena
una settimana di vacanze all'an
no. La situazione italiana d'al
tronde e malta prossima a quella
media, evidenziando come la si
tuazione delle jamiglie povere ap
paia caratterizzata dalla mag
giore dif.fusione dei sintomi piu
graui, quali l'impossibilita di pater
acquistare abiti nuoui, di avere un
pasta proteico almena una volta
ogni due giorni, uniti alla incapa
etta di giungere alla fine del mese
senza problemi economici.

Tavola 6.13 - Famiglie che presentano sintomi di disagio in Italia e nei 12 paesi dell'Unione euro
pea per condizione di poverta - Anno 1994 (per 100jamiglie can le stesse caratteristiche)

ITALIA
SINTOMI DI DISAGIO

Poveri Nonpoveri Poveri

UNIONE EUROPEA

Non poveri

Spazio abitazione insufficiente
Tetto da riparare
Infiltrazioni di umidita dai muri
Problemi economici

Non puo permettersi:

Un pasta proteico almena ogni 2 giorni
Riscaldamento abitazione adeguato
Acquisto abiti nuovi
Invitare amici a parenti a cena
Almena una settimana di vacanza nell'anno

Fonte: Eurostat, Panel europeo sulle famiglie

31
11
11
41

17
41
25
38
59

21
8
7
20

8
21
13
21
32

24
10
21
37

17
28
30
33
58

19
7

14
19

8
15
15
17
31

Le caratteristiche del lavoro e della disoccupa
zione stanno cambiando: la disoccupazione non e
pili soltanto un problema giovanile, legato alla fase
del primo ingresso nel mercato del lavoro, anche
se, in questo caso, risulta particolarrnente acuto, rna
riguarda anche gli adulti, quelli che perdono il lavo
ro e diventano disoccupati in senso stretto. Si allun
gano i tempi della ricerca del lavoro, i disoccupati
di lunga durata sono orrnai il 68% del complesso dei
disoccupati, e aumenta, d'altra parte, la tendenza al
la mobilita degli occupati, fenomeno che sottinten
de il diffondersi di forme di lavoro flessibile.
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L'analisi a livello farniliare dei risultati dell'inda
gine sulle forze di lavoro consente di esarninare, le
relazioni tra "lavoro e non lavoro" all'intemo delle
farniglie italiane.

Nel 1995, il 68% delle farniglie italiane risulta
presente nel mercato dellavoro, ovvero due farni
glie su tre hanno almeno un componente occupa
to 0 in cerca di occupazione (si tratta di 14.011.000
famiglie su un totale di 20.626.000). Le restanti fa
miglie, il 32%, sono interamente composte da
persone che si trovano al di fuori del mercato del
lavoro (anziani, ritirati dal lavoro, casalinghe 0 co-
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munque individui "non attivi" che per vari motivi
non lavorano e non sono alla ricerca di un lavoro).

Delle famiglie che hanno almeno un compo
nente presente nel mercato del lavoro, quelle
composte da tutti "attivi occupati", quelle cioe do
ve tutti i componenti che sono presenti sul mer
cato del lavoro risultano occupati, sono
11.765.000, pari all'84%. Le famiglie dove esistono
problemi di mancanza di lavoro, invece, sono
2.246.000, pari al 16% delle famiglie attive sul mer
cato dellavoro e al 10,9% del totale delle famiglie.

Le famiglie che vivono il disagio maggiore sono
ovviamente quelle con tutti "gli attivi disoccupati",
in cui cioe i componenti che vorrebbero lavorare
sono tutti alIa ricerca di una occupazione (COS!

considerati in base alla definizione standard adot
tata nei paesi della De che comprende soltanto le
persone che, oltre a dichiararsi in cerca di lavoro,
hanno compiuto almeno un'azione di ricerca nei
30 giorni precedenti l'intervista). Si tratta di
778.000 farniglie, pari al 5,5% delle farniglie attive e
al 3,8% del totale delle famiglie, all'interno delle
quali vivono 2.430.000 individui. In questo gruppo,
607.000 famiglie hanno una sola persona in cerca
di lavoro e 171.000 ne hanno due 0 pili. D'altra
parte in 107.000 famiglie tutti i componenti sono
attivi e in cerca di lavoro, mentre nelle altre
671.000 famiglie, con le persone in cerca di occu
pazione convivono altri familiari che si dichiarano
"ritirati dal lavoro" e possono quindi disporre di
autonome risorse economiche, come ad esempio
una pensione; in questi ultimi casi le entrate dei
pensionati diventano una, fondamentale, risorsa

economica per la farniglia. Nel 54% dei casi, all'in
terno delle famiglie in cui tutti i componenti attivi
sono in cerca di un lavoro, almeno uno di essi e un
disoccupato in "senso stretto" (si tratta di 424.000
famiglie).

Le "famiglie con occupati e disoccupati", in cui
oltre a una 0 pili persone in cerca di lavoro vive
almeno un occupato, sono 1.468.000, circa il
10,5% delle famiglie attive e il 7,1% del totale del
le famiglie, con 5.812.000 individui. Nel 34% di
queste famiglie (501 mila) almeno una delle per
sone in cerca di lavoro e un disoccupato in senso
stretto. In una condizione di particolare disagio
si trovano le 402.000 famiglie in cui e la persona
di riferimento ad essere un disoccupato in senso
stretto; come si e detto in precedenza, infatti, la
disoccupazione del capofamiglia, soprattutto se
condivisa con altri componenti, si configura co
me il fattore pili grave di rischio di poverta e la
determinante pili forte della permanenza nella
condizione di poverta,

La distribuzione delle famiglie che soffrono la
mancanza di lavoro mostra uno scarto molto for
te tra la condizione del Nord-est (9,2%) e, all'estre
mo opposto, quella delle regioni del Mezzogiorno
(25%).

Come si puo vedere nella Tavola 6.15, la gravita
del problema del lavoro nel Mezzogiorno non ri
siede soltanto nell'elevato livello raggiunto dal fe
nomeno della disoccupazione, rna anche nelle ca
ratteristiche della mancanza del lavoro. Il Mezzo
giorno, infatti, mostra l'incidenza pili alta di fami
glie con persone in cerca di lavoro, rna anche la

Tavola 6.14 - Famiglie per tipologia e presenza di occupati e disoccupati - Anno 1995 (composizione
percentuale)

TIPOLOGIE FAMILIAR!

Famiglie unipersonali

Famiglie monogenitore con figli

Coppie con figli

Coppie

Altrc famiglie

Totale

Famiglie can tutti
gli attivi disoccupati (a)

11,3

19,2

55,8

4,6

9,7

100,0

Famiglie con occupati
e disoccupati (a)

..I

7,0

77,0

4,9

11,1

100,0

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro
(a) Sono classificate come disoccupati sia Ie persone in cerca di prima occupazione sia i disoccupati in senso stretto, alia rice rca

cioe di una nuova occupazione
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Tavola 6.15 - Famiglie con persone in cerca di lavoro per ripartizione geografica - Anno 1995
(incideriza percentuale sui complesso delle jamiglie presenti nel mercato del lavoro)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Mezzogiorno

Italia

FAMIGLIE

Famiglie can tutti Famiglie con occupati TotaIefamiglie con Rapporto %
gli attividisoccupati (a) e disoccuapati (a) persone in cerca eli lavoro 0):(3) xlOO

(l) (2) (3) (4)

2,3 7,0 9,2 25,0
3,0 7,8 10,9 27,5
4,4 10,4 14,7 29,9

10,2 14,7 25,0 40,8

5,5 10,5 16,0 34,4

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro
(a) Sono classificate come disoccupati sia Ie persone in cerca di prima occupazione sia i disoccupati in senso strctto, alla ricer

ca cioe di una nuova occupazione

Tavola 6.16 - Famiglie con almeno una persona in cerca di lavoro per classe professionale pili ele
vata tra queUe presenti e ripartizione geografica - Anno 1995 (percentuali sui complesso
delle jamiglie con almeno un occupato)

RlPARTIZIONI GEOGRAFICHE
CLASSI PROFESSIONAL!

Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno Italia

Imprenditori, dirigenti, libcri professionisti, 4,7 4,6 6,5 8,5 6,3
professioni intellettuaJi

Professioni tecniche intermedie 6,0 5,7 9,1 13,3 8,5
Professioni esecutive amministrative 6,5 6,4 9,5 15,4 9,3
Professioni della vendita e dei servizi 8,4 7,6 11,9 17,7 12,0
Artigiani, operai speciaJizzati, agricoltori 9,9 8,1 12,7 17,3 12,6
Operai generici e professioni non qualificate 12,9 9,9 15,8 21,8 16,5

Media 8,1 7,1 10,9 16,4 11,1

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro

I

l

quota maggiore (40,8%) di famiglie con tutti gli "at
tivi disoccupati" rispetto al totale delle famiglie
con almeno un disoccupato. Le famiglie che vivo
no nelle regioni settentrionali, in particolare quel
le del Nord-est, che pure risultano le me no colpi
te nel complesso dal problema della disoccupa
zione, sono in realta quelle che pill di altre hanno
risentito del processo di ristrutturazione del si
stema produttivo, poiche e in esse che, tra le per
sone in cerca di lavoro, si trovano pill disoccupa
ti in senso stretto.

Il rischio di avere almeno un disoccupato in fa
miglia e nettamente differenziato socialmente.
Considerando la collocazione sociale delle farni
glie dove c'e almeno un occupato, sulla base della
professione pill elevata tra quelle presenti all'in
terno della famiglia, si rileva che la probabilita di
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avere tra i componenti una 0 pill persone in cer
ca di lavoro risulta minima per le classi professio
nali pill elevate (6,3%) e massima per quelle a bas
sa qualificazione professionale (16,5%), aurnentan
do in modo progressivo tra questi due estremi.
Tale profilo si riscontra in ognuna delle quattro ri
partizioni geografiche, rna nelle regioni del Mez
zogiorno 10 scarto tra le varie classi risulta parti
colarmente elevato: si passa infatti da una inciden
za dell'8,5% per la classe degli imprenditori, libe
ri professionisti e dirigenti, al 21,8% per le classi
degli operai generici e delle professioni non qua
lificate.

Se nei prossimi anni trovera conferma la ten
denza che sta caratterizzando gli attuali processi di
ristrutturazione del mercato del lavoro, per cui gli
"espulsi" sono prevalentemente i lavoratori a bas-
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Tavola 6.17 - Famiglie con almeno un occupato per tipo di lavoro e ripartizione geografica - Anno 1995
(composizione percentuale)

Solo Iavori Lavori di tipo Totale famiglie con Tutti i lavori Totale
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE atipici misto almena un componente standard

impiegato in lavori atipici

Nord-est 4,2 12,9 17,1 82,9 100,0

Nord-ovest 4,4 9,5 13,9 86,1 100,0

Centro 4,5 8,8 13,2 86,8 100,0

Mezzogiorno 8,1 5,5 13,6 86,4 100,0

ltalia 5,5 8,8 14,3 85,7 100,0

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro
(a) Sono classificati come disoccupate sia Ie persone in cerca di prima occupazione sia i disoccupati in senso stretto, cioe alia ricer

ca di una nuova occupazione

sa qualificazione, l'incidenza delle famiglie con di
soccupati appartenenti alle classi professionali piu
deboli sul mercato del lavoro e destinata ad au
mentare, accentuando il differenziale negativo
con le altre classi.

I cambiamenti strutturali del sistema econo
mico e produttivo hanno determinato la modifi
ca dei modelli di comportamento degli individui
sul mercato del lavoro. In presenza di una ridu
zione delle opportunita di lavoro stabile e a tem
po pieno (che nel sistema produttivo italiano
rappresentano l'area "piu garantita"), la ricerca si
e orientata verso forme "flessibili"; si tratta di tut
ti quei lavori, dipendenti 0 autonomi, di durata li
mitata 0 che prevedono orari ridotti e che per
questo vengono definiti come lavori non stan
dard 0 atipici (1avori part time, contratti a tempo
determinato, apprendistato, contratti di forma
zione e lavoro, ecc.).

Nel complesso, circa il 14% delle famiglie con
almeno un occupato hanno un componente im
piegato in lavori atipici; nella maggior parte si trat
ta di donne e giovani, che nel nostro Paese sono
pili svantaggiati nel processo di inserimento nel
mondo del lavoro.

Mediamente, la proporzione di famiglie nelle
quali il lavoro atipico si integra con occupazioni
standard e pari all'8,8%, mentre quelle il cui il la
voro atipico e l'unica forma di lavoro presente e
pari al 5,5%.

I lavori atipici sono piu diffusi nelle regioni del
Nord-est, dove e pili elevata la quota di famiglie in
cui almeno uno dei componenti occupati svolge la-
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vori atipici (il 17,1%); in queste regioni, inoltre, sono
pili frequenti le situazioni in cui il lavoro atipico si
associa ad altri lavori standard presenti nella fami
glia (il 12,9%). La quota piu elevata di famiglie in cui i
lavori presenti sono soltanto di tipo flessibile e nel
Mezzogiorno (1'8,1%), mentre, all'opposto, la per
centuale pili bassa e nel Nord-est (il 4,2%).

I lavori atipici, in alcuni casi, anche se tempo
ranei 0 ad orario ridotto, rappresentano comun
que un punto di incontro tra le esigenze della do
manda e della offerta di lavoro; in altri si tratta in
vece dello sbocco prevalente per i segmenti pili
deboli del mercato dellavoro. Spesso, infatti, so
no posizioni lavorative inquadrate nelle qualifiche
professionali pili basse, offerte dalle piccole irn
prese del commercio 0 dei servizi che devono
adattarsi rapidamente e a bassi costi alIa fluttua
zione della domanda. Se si osserva l'area dei lavo
ri flessibili in modo pili approfondito, restrin
gendo l'analisi ai lavoratori che hanno dichiarato
di aver accettato un lavoro atipico solo perche
non c'erano altre opportunita e di essere alla ri
cerca di un nuovo lavoro, si PUQ individuare un
segmento di situazioni lavorative che si possono
considerare "deboli", corrispondenti ai lavori di
scontinui, occasionali e saltuari e ad altre forme
"non volontarie" di lavoro temporaneo 0 di part
time.

Considerando la distribuzione nelle famiglie
di questa particolare area "debole" della flessibi
lita, i rapporti territoriali si invertono rispetto a
quanta fin qui osservato. E nel Mezzogiorno che
sono pili diffusi i lavori atipici di tipo debole (il
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5,8%) mentre nel Nord-est raggiungono la pro
porzione pili bassa (il 3,5%).

Nel complesso sono 310.000 le famiglie dove
convivono occupazioni stabili 0 comunque sod
disfacenti e posizioni lavorative di tipo pili debo
Ie, mentre sono 260.000 le famiglie che si collo
cano nelle aree marginali del mercato dellavoro,
quelle in cui tutte le occupazioni sono di tipo de
bole. Nelle regioni meridionali quest'ultima tipo
logia e pili diffusa (il 3,5%) rispetto alle altre ri
partizioni: l'incidenza pili bassa si registra nel
Nord-est 0'1,0%).

6.2.2 Genitori e figli nel mercato dellavoro

In Italia, la struttura della disoccupazione e
stata finora caratterizzata da una elevata inciden
za di giovani in eta inferiore a 30 anni, in gran
parte ancora conviventi con i genitori, tra le pili
alte nel contesto europeo. Sulla base di questa
caratteristica strutturale della disoccupazione
italiana, si e spesso parlato di "modello famili
sta", intendendo sottolineare, in tal modo, il
ruolo di ammortizzatore sociale che la famiglia
svolge nei casi in cui accanto ai giovani senza la
voro (in genere giovani che hanno concluso il
ciclo di studi e sono alla ricerca della prima oc
cupazione) c'e almeno un componente occupa
to, generalmente maschio e adulto, che con il
suo lavoro pUG sostenere la famiglia. Si tratta di
un modello tipico dei paesi con un sistema di
welfare fondato sul ciclo di vita del lavoratore
tradizionale, un sistema in cui, nei momenti di
crisi del ciclo economico, le donne e i giovani si
trovano a dipendere dal reddito del capofami
glia. Secondo alcune interpretazioni, questo
modello avrebbe finora consentito al nostro
paese di contenere gli effetti negativi, sul piano
delle possibili tensioni sociali, della crescita del
la disoccupazione.

Negli ultimi anni, tuttavia, in conseguenza
dell'aumento del numero di adulti espulsi dal
mondo del lavoro, il profilo della disoccupazio
ne in Italia ha cominciato a cambiare. Nel perio
do 1992-95, in seguito agli effetti della recessione
economica 0992-93) e dei successivi processi di
ristrutturazione aziendale 0994-95), l'incidenza
dei giovani sul totale delle persone in cerca di la
voro e diminuita, passando dal 69,8% al 61,7%.
Negli anni successivi e fino ad oggi, tale tendenza
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si e andata consolidando: pur rimanendo stabile
a livelli alti la quota di giovani con meno di 30 an
ni in cerca di lavoro (il 25,8%), e ulteriormente
diminuita la loro incidenza sul totale delle perso
ne in cerca di lavoro, che nel 1997 risulta pari al
60,2%.

Queste modificazioni stanno cambiando il rap
porto tra "Iavoro e non lavoro" all'interno delle fa
miglie; se ai giovani che ritardano il loro ingresso
nel mercato del lavoro si vanno ad aggiungere gli
adulti che vengono espulsi dai settori produttivi, il
disagio conseguente alla mancanza di lavoro non si
configura pili soltanto come un problema indivi
duale, un "carico" che la famiglia e in grado di sop
portare, rna finisce per investire la famiglia nella
sua totalita,

Nella maggior parte dei casi, laddove l'occupa
zione di un genitore compensa la ricerca di lavo
ro di uno 0 pili figli, la famiglia agisce come rete
di protezione, garantendo la solidarieta tra vee
chie e nuove generazioni. Le famiglie dove ci so
no figli in cerca di lavoro sono 1.307.000; nel 59%
di tali famiglie il figlio in cerca di occupazione
pUG contare sul sostegno economico di almeno
un genitore.

Nelle altre 535.000 famiglie, accanto ai figli in
cerca di lavoro non sono presenti genitori oc
cupati, 0 perche inattivi (pensionati, casalinghe
ecc.) 0 perche essi stessi disoccupati. In queste
famiglie, quindi, non si realizza la tradizionale
compensazione tra lavoro e non lavoro tipica
del modello familista. Nel 65% dei casi, tuttavia,
quelli dove almeno uno dei genitori e ritirato
dal lavoro (345.000 famiglie), si realizza una di
versa forma di compensazione: il sostegno non
e dato pili da un reddito da lavoro rna da una
pensione. Sono queste ultime le famiglie in cui
non si e realizzato il pieno ricambio generazio
nale nel mercato del lavoro.

Le famiglie che hanno almeno un figlio in cerca
di lavoro di eta superiore a 29 anni sono il 13%
069.000 famiglie), tre su quattro di questi disoccu
pati "adulti" vivono in famiglie dove la persona di
riferimento ha pili di 60 anni (ritirati dal lavoro 0

prossimi alla pensione).
In grande maggioranza i giovani in cerca di

lavoro vivono con entrambi i genitori, in farni
glie di tipo "tradizionale" (le coppie con figli,
infatti, sono la tipologia pili diffusa nella popo
lazione, pari a 1.046.000 farniglie), tuttavia, il
19,8% delle famiglie con figli in cerca di lavoro
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La mobiltta occupazionale intergenerazionale
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I processi di rnobilita occupa
zionale in Italia sono al centro di
un acceso dibattito. Uno degli
aspetti caratterizzanti e quello
della mobiiita intergeneraziona
le, cioe del camhiamento di post
zione sociale dei jigli rispetto ai
padri.

Le osservazioni che seguono
sono volte a puntualizzare alcu
ni elementi che hanno contraddi
stinto la rnobilita occupazionale
in Italia tra il1985 e il 1997 e si
hasano sui conjronto dei risulta
ti deli'Indagine longitudinale del
1997 sulle jamiglie italiane (Uni
uersita di Trento, Istituto trenti
no di cultura e Istat) con quelli
dell'Indagine nazionale di mobi
lita, condotta nel 1985.

I tassi di mobilitd sono stati
calcolati considerando la distri
huzione delle posizioni occupa
zionali dei soggetti intervistati in
relazione a quelle dei rispettiui
padri (quando gli intervistati
stessi avevano 14 anni). Si trat
ta, dunque, di un 'analisi
dell 'aspetto "assoluto" della mo
bilitd occupazionale intergenera
zionale osservata nel sottocam
pione jormato da quanti, al mo
mento della rilevazione, stavano
svolgendo un 'attiuita lavorativa
extra-domestica remunerata.

Le posizioni occupazionali
degli intervistati e quelle dei loro
padri sono state classificate se
condo uno schema a 6 posizioni,
o categorie occupazionali, cosi
articolato: 1) horghesia (impren
ditori con piu di 14 dipendenti),
liheri professionisti, dirigenti e
impiegati direttivi; 2) classe me
dia irnpiegatizia (impiegati di
concetto, quadri, impiegati ese
cutivi indtpendentemente dal li
vello di qualificazione), 3) piece
la horghesia urhana (artigiani e
commercianti con 0-14 dipen
denti e rispettivi coadiuvanti fa
miliari che, ovviamente, non rien
trano nel computo dei dipenden
ti); 4) piccola horghesia (lavora
tori autonomi dell'agricoltura,
della caccia e della pesca con

0-14 dipendenti e rispettiui coa
diuvanti farniliari), 5) classe ope
raia urbana (lavoratori manuali
alle dipendenze nell'industria e
nel terziario, indipendentemente
dal livello di qualificazione), 6)
classe operata (lavoratori ma
nuali alle dipenderize del settore
primario).

Tra il 1985 e il 1997 il tasso
complessivo di mobilitd interge
nerazionale del Paese si accre
see lievemente passando dal
60, 7% al 62, 7%. Almeno in pri
ma istariza, questa crescita sem
bra attrihuihile non a una ridu
zione delle disparita nelle possi
bilita di raggiungere le singole
classi occupazionali intercorren
ti tra soggetti di diuersa origine
sociale, bensi alle trasformazio
ni della struttura occupazionale
e, in modo particolare, allo spo
stamento verso l'alto della di
strihuzione dei uari ruoli lauora
tivi. In effetti, se si confronta la
distrihuzione marginate delle
classi di arrivo nel 1985 con la
corrispondente distrihuzione ri
levata nel 1997, si osserua. a)
un cospicuo incremento delle t»
sizioni imprenditoriali, delle libe
re projessioni e dei ruoli dirigen- .
ziali; h) una minore, rna non tra
scurabile, crescita delle occupa
zioni impiegatizie; c) una sostan
ziale stabilita della proporzione
di lavoratori autonomi dell'indu
stria e del terziario, d) un lieve
declino della classe operata ur
bana, e) un 'ulteriore drastica ri
duzione delle occupazioni legate
ali'agricoltura, in particolare di
quelle svolte in posizione auto
noma. I camhiamenti sono quelli
tipici della lase di transizione,
ancora in atto, verso un 'econo
mia basata sulla prevalenza del
settore terziario, in linea con le
tendenze registrate nelle societd
europee avanzate.

Come gia nel 1985, anche nel
1997 il tasso di mohilita ascen
dente (30,0%) risulta superiore
a quelli di mohilita discendente
(16,3%) e di mohilita laterale

(16,4%). Si tratta di un'ulteriore
conjerma di quanto l'ingrossa
mento dei ruoli occupazionali
medi e superiori "pesi" nel deter
minare l'intensitd e la configura
zione dei processi di rnobilitd in
tergenerazionale assoluta.

Si ricordi che la mobilitd
ascendente consiste nel passag
gio da qualsiasi classedi origine
alla horghesia e in quello dalle
classi operaie verso le classi
medie (vale a dire, classe media
impiegatizia, piccola horghesia
urbana e piccola horghesia agri
cola). La mobilitd discendente e,
inuece, definita come il movimen
to dalla horghesia verso qualsia
si altra classe e come 10 ~ aorta
mento da una delle classi ru die
verso una delle classi operate.
Tutti i rimanenti movimenti sono
detti di rnobilita laterale.

Spostando I'atterizione alle
variazioni di carattere territo
ria le, si pUG rilevare un tasso di
poco pii; elevato di mobilita oc
cupazionale intergenerazionale
nelle regioni centrali (64,8%) ri
spetto a quelle meridionali
(62,5%) e settentrionali (62,2%).
In prima analisi, queste discre
panze paiono attrihuihili a una
relativa maggiore concentrazio
ne di posizioni dirigenziali e im
piegatizie nel Centro e, segnata
mente, nel Lazio.

Se, tuttauia, si prendono in
considerazione i tassi di mobilitd
nelle singole classi occupaziona
li, il panorama appena delineato
muta, almena in parte. Va ricor
dato, innartzitutto, che nelle re
gioni settentrionali l'ingresso e
I'usc ita dalle posizioniposte alla
somrnitd della stratijicazione oc
cupazionale sono piu frequenti
di quanta non accada nelle re
gioni meridionali e, in subordine,
in quelle centrali, dove i jigli di
imprenditori, dirigenti e liheri
projessionisti paiono godere di
sensihili protezioni dai rischi di
ahhandonare Ie propria classe
di origine. Da notare e anche it
flusso piu elevato dalle posizioni
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operate urbane ai ranghi dei la
uoratori autonomi dell'industria
e del commercio che si registra
nel Nord, rispetto al Centro e al
Sud.

In linea di massima, le osser
vazioni che precedono trovano
riscontro nel calcolo dei tassi
territoriali di rnobilitd ascenden-

te, discendente e laterale. Il
Centro (31,1%) e il Nord
(30,8%) presentano injatti tassi
pill elevati di mobilitd ascenden
te delle regioni meridionali
(28,3%). Per contro, la rnobilita
discendente risulta minima nel
Mezzogiorno (15,4%) e massi
ma nel Nord (16,4%) e nel Cen-

6. LE AREE DEL DISAGIO ECONOMICO

tro (17, 1 %). La mobilitd laterale
appare invece pill elevata nel
Mezzogiorno (18,0%) e nel
Centro (16,6%) che nel Nord
(15,0%). In dejinitiva la mobilita
di lungo raggio risulta proper
zionalmente superiore nelle re
gioni settentrionali rispetto al
resto d'Italia.

Tavola 6.18 - Tavola di mobtllta intergenerazionale. Persone per classe occupazionale di origine
e classe occupazionale attuale - Anni 1997 e 1985 (cornposizione percentuale)

CLASSE OCCUPAZIONALE ATTUALE DELL'INTERVISTATO
CLASSIOCCUPAZIONALI
D'ORIGINE (a) Borghesia Classe Piccola Piccola Classe Classe Totale

media borghesia borghesia operaia operaia
impiegatizia urbana agricola urbana agricola

ANNO 1997 (b)

Borghesia 31,2 45,4 15,0 1,2 6,9 0,4 100,0
19,6 8,3 4,2 3,2 1,2 1,2 5,9

Classe media impiegatizia 18,5 51,4 13,2 0,2 16,2 0,5 100,0
28,3 23,0 9,0 1,1 6,9 3,5 14,3

Piccola borghesia urbana 10,5 29,0 34,7 0,7 24,3 0,8 100,0
23,4 18,8 34,3 6,5 15,1 8,2 20,8

Piccola borghesia agricola 4,2 21,1 20,5 13,1 36,6 4,6 100,0
5,1 7,5 11,0 71,0 12,4 27,1 11,4

Classe operaia urbana 5,1 30,2 18,1 0,5 45,1 1,0 100,0
22,7 38,9 35,6 9,7 55,6 22,4 41,4

Classe operaia agricola 1,4 17,9 19,6 2,9 46,8 11,4 100,0
1,0 3,5 5,9 8,6 8,8 37,6 6,3

Totale 9,3 32,0 21,1 2,1 33,5 1,9 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ANNO 1985 (c)

Borghesia 37,9 44,0 7,8 2,6 7,8 100,0
25,1 7,0 1,8 2,5 1,0 4,7

Classe media impiegatizia 15,3 55,6 13,8 0,4 14,9 100,0
1,0 21,0 7,4 0,8 4,8 11,2

Piccola borghesia urbana 0,3 31,0 39,1 1,0 20,5 1,0 100,0
0,8 21,0 37,5 4,2 11,8 8,8 20,1

Piccola borghesia agricola 0,1 18,9 16,5 21,7 37,6 2,1 100,0
0,3 12,1 15,0 84,2 20,4 17,5 19,0

Classe operaia urbana 0,1 29,4 17,5 0,6 48,1 0,7 100,0
0,8 36,7 30,9 4,2 50,8 10,5 37,0

Classe operaia agricola 0,1 7,7 19,5 2,6 49,7 18,5 100,0
0,1 2,1 7,4 4,2 11,3 63,2 8,0

Totale 0,3 29,6 21,0 4,9 35,0 2,3 100,0
4,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Riferita alla professione svolta dal padre quando l'intervistato aveva 14 anni
(b) Fonte: Universita degli Studi di Trento, Istituto trentino di cultura, Istat, Indagine longitudinale sulle famiglie italiane, 1997. Dati

provvisori
(c) Fonte' Universira di Trento, Universita di Bologna e Universita di Trieste, Indagine nazionale di mobilita, 1985
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sono composte da un solo genitore che, nella
maggior parte dei casi, deve provvedere da so
lo alle necessita della famiglia, senza poter con
tare sull'aiuto di altri familiari adulti. Le famiglie
monogenitore con figli in cerca di lavoro sono
circa 257 mila (in 3 famiglie su 4 il genitore e
donna e nell'87% dei casi ha pili di 45 anni). Nel
30,8% delle famiglie monogenitore con figli in
cerca di lavoro, la persona di riferimento e oc
cupata; mentre nel 63,8% delle famiglie, l'unico
genitore non e attivo sul mercato dellavoro (ca
salinga 0 ritirato dal lavoro). In pili della meta

dei casi il peso della famiglia grava su una madre
casalinga 0 ritirata dal lavoro. Le situazioni di
estremo disagio, quelle in cui oltre al figlio an
che il genitore risulta alla ricerca di una occupa
zione, sono il 5,4 %.

Tavola 6.19 - Famiglie con figli in cerca di occupazione per tipologia familiare - Anno 1995 (compost
zione percentuale)

TIPOLOGIA FAMILIARE

Monogenitore occupato
Monogenitore in cerca di lavoro
Monogenitore non attivo

Totale famiglie monogenitore

percentuali sui totale
delle famiglie

6,1
1,0

12,7

19,8

percentuali sui totale della
tipologia familiare

30,8
5,4

63,8

100,0

Coppie can entrambi i coniugi occupati
Coppie can un coniuge occupato e uno non attivo
Coppie can un coniuge occupato
e uno in cerca di lavoro
Coppie can entrambi i coniugi in cerca di lavoro
Coppie can un coniuge in cerca di lavoro e uno non attivo
Coppie di coniugi non attivi

Totale coppie con figli

Totale

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro

13,5
36,5

2,8

0,8
3,0

23,3

80,2

100,0

16,9
45,7

3,5

0,9
3,8

29,2

100,0

Tavola 6.20 - Famiglie con figli in cerca di occupazione per eta dei figli e condizione occupazionale dei
genitori - Anno 1995

CLASSI Dr ETA DEL FlGLIO MAGGIORE IN CERCA])I LAVORO
CONDrZIONE OCCUPAZIONALE DEI GENITORI

Meno di 30 anni 30 anni e pili Totale

dati in migliaia percentuali dati in rnigIiaia percentuali dati in rnigliaia

Almena un genitore occupato 739 64,9 33 19,5 772
Nessun genitore occupato e 251 22,1 94 55,6 345
almena un ritirato dal lavoro

Nessun genitore occupato e 148 13,0 42 24,9 190
nessun ritirato dallavoro

Totale 1.138 100,0 169 100,0 1.307

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro

percentuali

59,1
26,4

14,5

100,0
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Disagio economico e condizioni di salute

Tra le grandi trasformazioni che stanno inte
ressando i paesi a sviluppo avanzato soprattutto
nell'Unione europea, il fenomeno dell'invecchia
mento rappresenta una delle realta piu dirom
penti per le implicazioni sull'intero assetto eco
nomico e sociale. Quote crescenti di popolazio
ne raggiungono eta sempre piu elevate in cui l'in
sorgenza di patologie gravi con conseguenze in
validanti diventa progressivamente piu frequen
teo Inoltre molti degli eventi che in passato con
ducevano rapidamente al decesso oggi non sono
piu fatali; Ie terapie intensive, la chirurgia d'ur
genza, i progressi terapeutici in generale consen
to no ad un gran numero di individui di sopravvi
vere, rna non sempre di recuperare la propria
autonomia.

Nel 1997 quasi tre milioni e mezzo di individui
dichiarano di avere qualche problema di autosuf
ficienza, di questi un milione e mezzo si conside
ra in condizioni tal mente serie da aver bisogno di
aiuto 0 di assistenza continuativi. Il fenomeno e
legato all' eta: oltre il 60% delle persone con pro
blemi di autonomia sono anziani (con piu di 64
anni).

Se tuttavia si guarda alla popolazione anziana nel
suo complesso, si puo osservare che tra gli ultra
settantacinquenni, ad esempio, il problema
dell'autosufficienza riguarda un individuo su tre,
mentre solo il 17% presenta gravi problemi di au
tonomia. Non sempre, quindi, gli anziani sono di
sabili; al contrario, questi dati dimostrano che la
maggior parte di loro e in grado di eondurre una
vita autonoma lontana dagli stereotipi di decadi
mento fisico e sociale che troppo spesso vengo
no associati all'eta avanzata.

La perdita dell'autonomia personale rappre
senta un momenta critico non solo per gli indivi
dui, rna anche per le famiglie in cui essi vivono. In
questi casi la famiglia, luogo primario di solidarieta,
si configura anche come luogo di mediazione tra i
bisogni individuali dei componenti, in particolare
quelli piu deboli, e le risorse della societa. Nella
realta italiana, caratterizzata da una "cultura della fa
miglia" che, a differenza di altri paesi industrializ-
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zati, evita finche e possibile la strada dell'istituzio
nalizzazione e sceglie di tenere con se i propri
componenti malati, il ruolo della famiglia e parti
colarmente importante. Soprattutto in presenza
di situazioni di sofferenza e di disagio socio-sanita
rio essa rivela tutte Ie sue capacita di adattamento e
di riorganizzazione in funzione delle esigenze in
dividuali di cura e sostegno, mostrandosi una
struttura tutt'altro che in crisi.

Questa capacita di reazione e di ridefinizione
di nuovi equilibri al proprio interno dipende sia
dalla gravita e dall'intensita con cui si manifestano
particolari necessita socio-assistenziali, sia dalle
risorse umane e materiali di cui la famiglia dispo
ne. Alcune tipologie familiari, piu articolate e
funzionali, rispondono con maggior flessibilita al
disagio causato dalla presenza di un familiare non
autosufficiente. In altri easi, 0 in coincidenza di
particolari fasi del ciclo di vita familiare,
quest'onere puo diventare particolarmente im
pegnativo anche da un punta di vista economico.
Alla luee di queste eonsiderazioni e necessario
premettere un'analisi delle caratteristiche strut
turali delle famiglie con componenti non auto
sufficienti per individuare le aree di effettivo di
sagio socio-sanitario ehe, come vedremo, risulta
associato a situazioni di precarieta economica e
cattive condizioni di vita.

Parlare di famiglie con componenti disabili 0

malati gravi significa di fatto focalizzare l'attenzio
ne su famiglie anziane 0 in fase avanzata del loro
ciclo di vita. Il 61% delle famiglie con almeno un
componente non completamente autonomo ha
la persona di riferimento con eta superiore a 64
anni; tale quota sale al 78,2% quando si estende
l'osservazione alle famiglie con persona di riferi
mento con piu di 54 anni. In questa ampia catego
ria si possono rintracciare differenti condizioni di
disagio, 0 addirittura di crisi, in termini di risorse
materiali, gestione della vita quotidiana e bisogni
attivati.

L'importanza di disporre di livelli di gravita del
disagio socio-sanitario confrontabili ha suggerito
di costruire un indicatore che tenesse conto del
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peso quantitativo e qualitativo esercitato sul siste
ma familiare. E stato COS! possibile individuare
quattro gruppi di famiglie che si distinguono per
livelli crescenti di difficolta legate alle attivita di so
stegno ed assistenza imposte dalla presenza di un
componente non autosufficiente (Tavola 6.21).
Hanno almeno un familiare con problemi di auto
nomia il 35,2% delle famiglie con membri aggrega
ti, il 25,2% delle coppie senza figli e il 16,8% delle
coppie con figli. Tra le persone sole, il 23,1% ha
problemi di autonomia.

Esiste dunque un'importante relazione tra ti
pologia familiare e gravita del disagio sanitario; in
altri termini, la riduzione di autonomia influenza
il processo di modificazione delle caratteristi
che strutturali delle famiglie: un tale meccani
smo, ad esempio, e alla base della costituzione di
famiglie con membri aggregati (cioe persone
che non formano un proprio nucleo di coppia 0

di genitore-figlio) in cui si registrano i livelli pili
elevati di incidenza di problemi di autosufficien
za. Questa tipologia familiare, infatti, che costi
tuisce il 4,3% del totale delle famiglie, rappresen
ta il 10% nell'ambito delle famiglie problemati
che, cioe con almeno un componente non auto
sufficiente.

Tra le persone sole e le coppie senza figli si
concentrano le situazioni di gravita intermedia,
ovvero quelle in cui la persona con limitazioni di
autonomia richiede al pili un aiuto saltuario. In par-

ticolare, tra le persone sole con problemi di auto
nomia se ne trovano molte che, pur in presenza di
un quadro clinico severo, sono ancora parzial
mente autosufficienti e cia consente loro di conti
nuare a vivere da sole e di evitare, 0 ritardare, il
passaggio a forme di convivenza 0 di istituziona
lizzazione (tra le quali, in primo luogo, gli ospeda
li e le case di riposo).

Chi vive solo, dunque, per effetto di questo
processo selettivo, go de spesso di migliore salute
a parita di altre condizioni quale il sesso e l'eta. Tut
tavia, se e vero che le persone sole presentano in
prevalenza limitazioni meno gravi 02,9%), e pur
vero che esiste una quota non trascurabile 00,2%)
di individui con seri problemi. Eevidente che il vi
vere da soli in queste condizioni identifica un'area
di disagio estremo. Queste persone sono, per le
note tendenze demografiche, nella maggior parte
dei casi donne in eta avanzata, in condizione di ve
dovanza.

Tuttavia anche quando il disabile non vive da
solo, Ie sue esigenze comportano un notevole so
vraccarico funzionale che puo mettere in crisi la
famiglia di appartenenza. A questo sovraccarico
di impegno si aggiungono spesso condizioni di
vita pili disagiate, caratterizzate da scarsita 0 insuf
ficienza di risorse economiche, da contesti abita
tivi me no confortevoli 0 decisamente scadenti,
da maggiori difficolta nell'accesso ad alcuni tra i
principali servizi. Si consideri infatti che le fami-

Tavola 6.21 - Famiglie per tipologia e presenza di persone con problemi di autonomia - Anno 1997 (com
posizione percentuale)

Nessun familiare I familiari con 1 0 pili familiari 2 0 pili familiari

TIPOLOGIA FAMILIARE con problemi grayi problem! con licvi probelmi con problemi di
Totaleeliautonomia eliautonomia di autonomia autonomia elicui

almeno uno grave

Persone sale 76,9 10,2 12,9 100,0

Coppie can figli 83,2 6,7 8,8 1,3 100,0

Coppie senza figli 74,9 7,5 14,2 3,4 100,0

Famiglie can membri aggregati 64,8 16,9 15,4 2,9 100,0

Totale 77,2 9,1 12,0 1,7 100,0

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
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Tavola 6.22 - Persone sole di 65 anni e piu per presenza di problemi di autonomia e situazione eco
nomica - Anno 1997 (a) (per 100 jamiglie con le stesse caratteristiche)

SITUAZIONE ECONOMICA

Risorse economiche scarse 0 insufficienti

'\on hanno risparmiato

Situazione economica peggiorata

Senza problemi di autonomia

41,2

72,5
28,6

Con problemi di autonomia

45,9

81,0

29,4

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspctti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori

glie in condizioni pili gravi, in cui si concentrano
problemi di salute con ricadute pesanti sull'orga
nizzazione del vivere quotidiano, denunciano an
che pili frequentemente difficolta di tipo econo
mico, sia in termini di maggiori bisogni socio-sa
nitari, sia in conseguenza della debolezza econo
mica correlata alle cattive condizioni di salute.
Una delle dinamiche che puo portare ad un peg
gioramento e infatti legata alla circostanza che
l'insorgenza di una patologia disabilitante puo co
stringere ad un ritiro anticipato dal mercato del
lavoro, con ovvie conseguenze sulla disponibilita
di risorse e sulla possibilita di disporre di sistemi
di garanzie adeguati.

Questi effetti sono particolarmente evidenti
per le persone sole con problerni di autonomia,
le quali denunciano difficolta economiche note
volmente piu elevate rispetto alla media delle per
sone sole. Come si vede dalla Tavola 6.22 tali diffi
colta sono legate maggiormente alla scarsita di ri
sorse e all'impossibilita di risparmiare.

Le peggiori condizioni economiche delle farni
glie con soggetti non completamente autosuffi
cienti derivano anche dal fatto che, rispetto alle al
tre, si avvalgono maggiormente di servizi privati a
pagamento, quali quello di un collaboratore dome
stico che aiuti nelle faccende quotidiane, 0 quello
di una persona che assista l'anziano 0 il disabile.
Infatti, la difficolta ad accedere a forme di assisten
za pubblica spinge queste famiglie a cercare altro
ve e a proprie spese un sostegno per fronteggiare
la situazione. E il caso ad esempio delle persone
sole con gravi problerni di autonomia, le quali si
avvalgono di servizi di assistenza a pagamento nel
31% dei casi e dell'aiuto di un collaboratore dome-
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stico nel 19% dei casi. Nelle tipologie familiari pili
complesse si puo invece fare affidamento sulla di
sponibilita dei componenti sani. La situazione del
le famiglie con disabili si complica quando alle dif
ficolta che richiedono l'assistenza si sommano si
tuazioni di disagio legate all'abitazione, alla zona in
cui si vive e all'accessibilita ai servizi principali.
Quasi un quarto delle persone sole con bisogno di
aiuto continuo non ha un telefono (quasi un quinto
non ha il riscaldamento in casa).

Tra le famiglie con soggetti bisognosi di assi
stenza continua, 1'8,5% dichiara di avere l'abitazio
ne in cattive condizioni e il 14,9% di avere l'abita
zione piccola (Tavola 6.23).

La presenza di qualche forma di "disagio sani
tario" in famiglia, in particolare laddove tutti i
componenti hanno problemi di autonomia, crea
anche difficolta nell'accesso ad alcuni servizi in
dipendentemente dalla localizzazione territoria
le. Tali difficolta si attenuano se nella famiglia si
puo contare sulla disponibilita di altri familiari
per l'espletamento di alcune commissioni (per
esempio presso l'ufficio postale, gli uffici cornu
nali 0 in farmacia), anche in presenza di difficolta
di accesso dovute alla lontananza dei luoghi sopra
menzionati 0 a problemi di collegamento. I pro
blemi maggiori si registrano invece per coloro
che vivono soli ed hanno limitazioni di autono
mia gravi; costoro hanno difficolta a raggiungere
una farmacia (nel 16% dei casi), un pronto soc
corso (31%), un ufficio postale (19%), un posto di
polizia 0 di carabinieri (21%). L'intreccio tra ma
lattia, solitudine ed esigenze pratico-organizzati
ve rischia dunque di mettere in crisi il gia difficile
equilibrio su cui si regge la famiglia che e costret-
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ta a far appello a tutte le risorse umane e materia
li di cui dispone per fronteggiare la crisi derivan
te dalla cura di componenti non autosufficienti.
Questa debolezza trova un'associazione significa
tiva con situazioni di svantaggio sociale: emerge

molto chiaramente che necessita socio-assisten
ziali da un lato e fragilita economica dall'altro si
rafforzano in un processo cumulativo di svantag
gio che rappresenta la vera essenza del disagio
per queste famiglie.

Tavola 6.23 - Famiglie con due 0 pili componenti per presenza di familiari con problemi di autonomia
e situazione economica, abitativa, dei servizi - Anno 1997 (a) (per lOOfamiglie con le stesse
caratteristiche)

FAMIGLIE

Risorse scarse 0 insufficienti
Non hanno risparmiato
Situazione economica peggiorata
Senza telefono
Senza riscaldamcnto
Ahitazione in cattive condizioni
Abitazione piccola

Nessun familiare
con problemi
di autonomia

32,0
71,1
30,7
5,3
9,3
5,3
9,4

1 a pili familiari can
gravi problemi

di autonomia

48,1

81,0

39,0
7,6

10,7

8,5
14,9

1 0 pili familiari can
lievi problemi

di autonomia

43,3
74,9
35,8
5,9

10,3
6,6

11,5

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori
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Una caratterizzazione socio-economica
del territorio italiano sulla base del censimento del 1991

Le molteplici dimensioni socio-economiche
del sistema urbano italiano

II Censimento della popolazione e delle abita
zioni rappresenta la principale fonte di informa
zioni per l'analisi delle caratteristiche socio-eco
nomiche del sistema urbano italiano. Cia e dovu
to al fatto che le sezioni di censimento - cioe le
unita territoriali elementari del Censimento 
suddividono il territorio italiano in 323.000 mi
cro-aree (nelle grandi citra, le sezioni di censi
menta corrispondono approssimativamente
all'isolato), permettendo un elevato dettaglio
geografico dell'analisi. Per ognuna di esse sana
disponibili tutte le informazioni di carattere de
mografico ed economico rilevate attraverso il
censimento.

L'analisi della morfologia socia-economica
del sistema urbano italiano e stata effettuata sulla
base di un insieme significativo di indicatori, de
finiti per ognuna della 323.000 sezioni di censi
mento, che riguardano molteplici dimensioni
delle condizioni di vitae delle caratteristiche
strutturali delle famiglie e della popolazione resi
dente.

Questa ricca e dettagliata base di dati e stata ana
lizzata e sintetizzata tramite appropriate metodo
logie statistiche (analisi in componenti principali e
cluster analysis) che hanna consentito di perve
nire ad una classificazione delle sezioni di censi
menta dove ogni raggruppamento a zona resi
denziale (cluster) risulta contraddistinto dall'in
tensita con cui specifiche situazioni socio-econo
miche vi compaiono. Ogni cluster individua per
tanto una tipologia di zone e di quartieri di resi
denza. II mosaico che ne scaturisce puo essere
rappresentato graficamente sia a livello comunale
sia a livello nazionale, evidenziando situazioni geo
grafiche di deprivazione e di svantaggio sociale
che suggeriscono la presenza di diverse "condi
zioni di vita" nelle diverse aree del paese. II cam
biamento nella struttura socia-economica delle
zone residenziali avviene nel tempo can una certa
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lentezza, COSt che il mosaico residenziale urbano
risulta sostanzialmente stabile per un arco tempo
rale abbastanza lungo.

Le aree dello svantaggio sociale

L'analisi della morfologia socio-economica del
sistema territoriale italiano e stata effettuata can ri
ferimento ad una classificazione che ha individuato
sul territorio nazionale 50 tipi di cluster. I tratti ca
ratteristici che contraddistinguono ciascun cluster
differiscono in modo significativo dalla media na
zionale, per uno a pili dei fattori considerati. Si so
no cosi individuati cluster can una connotazione
essenzialmente rurale a industriale, che presenta
no una prevalenza di operai piuttosto che di ceti
medi, can caratteristiche che individuano situazio
ni svantaggiate dal punta di vista socio-economico,
fino ad identificare zone di marginalita sociale.

I principali fattori caratterizzanti le aree della
svantaggio, qui presi in esame, si riferiscono alla
mancanza di lavoro, al disagio abitativo e ad alcune
caratteristiche demografiche e strutturali della fa
miglia e dei suoi componenti.

La rappresentazione geografica di questi cluster
mette in evidenza una forte differenziazione tra
Nord e Sud all'intemo del sistema territoriale italia
no: alcune situazioni di disagio sono presenti essen
zialmente nell'Italia settentrionale, mentre altre ri
sultana "tipiche" del Mezzogiomo. Si riscontra,
inoltre, che la maggior parte dei cluster del disagio
sociale si concentrano in alcune citra metropolitane.

La mappa del disagio degli anziani

L'analisi delinea in primo luogo una mappa (si
veda cartogramma 6.1) che si sovrappone in par
te a quella delle aree del Centro-nord, in cui l'in
vecchiamento si presenta can pili forte intensita.
Questa mappa si articola ulteriormente in una geo
grafia delle tipologie familiari: in particolare, il clu-
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ster 31 e composto dalle sezioni di censimento
caratterizzate da una prevalenza di coppie anzia
ne, i cosiddetti "nidi vuoti", mentre il cluster 28 e
caratterizzato dalla presenza di anziani soli. Se es
sere anziani non significa necessariamente soffrire
di condizioni di disagio, tuttavia il concentrarsi in
tali fasce di eta di problemi di isolamento puo
concorrere a delineare aree di potenziale debo
lezza. Nelle aree in cui il processo di invecchia
mento e piu rapido ed intenso, le condizioni delle
persone anziane appaiono piu disagiate.

Il cluster 28 e diffuso in Lombardia (con il
27,0% delle sezioni di censimento, percentuale
calcolata sul totale delle sezioni di censimento che
costituiscono quella zona), in Emilia-Romagna e in
Veneto 04,3% e 10,1% rispettivarnente), in Tosca
na e nel Lazio (39,1%), ed e presente soprattutto
nelle citra metropolitane. 11 cluster 31 e presente
prevalentemente in Emilia-Romagna (con il 22,6%
delle sezioni di censimento), in Toscana e in Ligu
ria 05,9% e 11,5% rispettivamente) e la sua localiz
zazione e anche tipicamente metropolitana.

I cluster29 e 33 individuano forme di disagio so
ciale legate a svantaggi materiali derivanti da condi
zioni abitative mediocri; gli indicatori che li carat
terizzano si riferiscono infatti alla presenza, oltre
che di persone sole, anche di abitazioni piccole,
spesso in affitto, con bagno esterno 0 addirittura
senza gabinetto e prive di telefono. Questi cluster
sono in prevalenza diffusi in Piemonte (con il
69,1% delle sezioni di censimento di entrambe le
zone) e in Lombardia (43,2%) e principalmente
nelle citra metropolitane di Torino e Milano.

La mappa del disagio legato alia disoccu
pazione giovanile

La rilevante presenza di giovani (14-24 anni
d'eta) in cerca di prima occupazione e il tratto ca
ratteristico dei cluster localizzati nell'Mezzogior
no; questa forma di disagio, piu 0 meno intensa
mente presente rna ampiamente diffusa, si combi
na con molteplici elementi di svantaggio fino a
comporre un geografia sociale molto articolata.

In alcune aree la combinazione e tra disoccupa
zione, famiglie numerose e abitazioni sovraffolla-
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teo Equesta la connotazione del cluster 4, che tro
va ampia diffusione nella Campania (con il 41,7%
delle sezioni di censimento), con una forte con
centrazione in particolare nei dintorni di Napoli.

In alcuni casi (cluster 3, 16 e 45), al problema
della disoccupazione giovanile si aggiunge la debo
lezza della famiglia come ammortizzatore sociale,
la dove un lavoro precario, scarsamente qualifica
to, deve sostenere il "peso" di numerosi compo
nenti, tra cui un elevato numero di minori. Questa
situazione caratterizza alcune citra metropolitane
meridionali: in primo luogo le citta di Napoli e Pa
lermo. In generale riguarda diffusamente la Cam
pania e la Sicilia.

I cluster 11, 14 e 50 sono invece marginalmen
te rappresentati nelle citta metropolitane; in que
sti casi, oltre che dalla strutturale mancanza di la
voro, le zone sono contraddistinte da un forte di
sagio abitativo: abitazioni piccole, sovraffollate,
prive di telefono, senza bagno. In particolare il
cluster 14 interessa tutta la dorsale appenninica
meridionale.

Il cluster 11 caratterizza la Calabria meridiona
le e tutta la Sicilia (con una diffusione che arriva
all'87,1% delle sezioni di censimento), anche se
con una differente concentrazione nell' isola,
particolarmente elevata lungo la costa occidenta
le tra Trapani e Palermo e nel tratto tra Catania e
Messina.

I cluster 11 e 14 sono contrassegnati, inoltre,
dalla presenza di persone che lavorano nell'edili
zia e nell'agricoltura. Questi due ultimi cluster ra p
presentano la periferia rurale: il primo, infatti, e
del tutto assente nelle citta metropolitane, mentre
il secondo e presente a Palermo e a Catania solo
marginalmente.

II mosaico residenziale di alcune citta me
tropolitane

I cluster prima descritti e rappresentati su sca
la nazionale vengono ora illustrati anche su scala
locale, limitatamente ad alcune citra metropolita
ne dove le situazioni di "svantaggio sociale" si mo
strano particolarmente acute: Torino, Genova,
Napoli e Palermo. 11 loro mosaico residenziale ri-
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flette in modo adeguato le realta rilevate su scala
nazionale.

Le citta metropolitane del Nord-ouest

I cluster caratterizzati dalla consistenza dei va
lori relativi alle persone anziane, singole 0 in cop
pia, che vivono da sole (cioe che non convivono
con altri nuclei familiari) costituiscono un tratto
distintivo delle citra metropolitane dell'Italia set
tentrionale, in particolare delle realta metropolita
ne del Nord-ovest, Torino e Genova.

La citta metropolitana di Torino

L'analisi della morfologia socio-economica di
Torino descrive una citra largamente dominata da
cluster i cui tratti caratteristici sono determinati
dalla presenza di ceti medi e superiori (la media e
alta borghesia). Un'altra componente che qualifica
il mosaico residenziale metropolitano e rappre
sentata dalle persone che vivono da sole (cluster
36, 33 e 29 che costituiscono il 32,9% delle sezioni
di censimento del comune). Se il cluster 36 puo
essere definito dei "single per scelta", poiche la
presenza di persone che vivono da sole si associa
ad altre caratteristiche che descrivono positiva
mente la situazione socio-economica (ceti medi
impiegatizi dei servizi, istruiti), per i cluster 29 e
33 tale presenza si compenetra localmente con
tratti indicativi di situazioni di svantaggio econo
mico (operai dell'industria, relativamente meno
istruiti, abitazioni prive dei servizi essenziali) che
Torino condivide con altre realta locali del Nord
ovest.

La citta metropolitana di Genova

Genova si presenta come "la citra degli anziani",
infatti e diffusamente caratterizzata da tipologie di
cluster il cui tratto dominante e rappresentato
dalla presenza di persone anziane. In particolare,
il cluster 28 descrive una situazione di forte svan
taggio sociale: Ie persone anziane vivono da sole e
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le altre caratteristiche costitutive del profilo socio
economico indicano la presenza di operai e im
piegati relativamente poco istruiti. Nel cluster 31,
invece, vi e una prevalenza di nuclei familiari com
posti da coppie di persone anziane, istruite, con
buone condizioni abitative. In questo caso si ma
nifesta una forma di disagio sociale "potenziale",
certamente legata pili a condizioni psicologiche
che materiali, sebbene per gettare luce su
quest'ultimo aspetto si dovrebbe disporre di
informazioni circa l'organizzazione della citra nel
corrispondere alle esigenze della popolazione an
ziana.

Le citta metropotitane del Mezzogiorno

11 mosaico residenziale che emerge per le citra
metropolitane del Sud prese in esame e radical
mente diverso da quello appena delineato per le
citra metropolitane del Nord-ovest.

L'analisi della morfologia socio-economica di
Napoli e di Palermo mostra, in entrambi i casi, una
realta metropolitana "divisa in due" per via della
marcata separazione geografica che esiste tra zone
residenziali contrassegnate da forti situazioni di di
sagio e zone residenziali benestanti, i cui tratti ca
ratteristici sono quelli che tipicamente si accom
pagnano alla presenza di famiglie della media e al
ta borghesia.

La cittd metropolitana di Napoli

Napoli e la "citta del disagio". L'intero territorio
comunale risulta fortemente caratterizzato da clu
ster in cui predominano situazioni socio-econo
miche di malessere: famiglie molto numerose, abi
tazioni sovraffollate e prive di servizi, giovani (14
24 anni d'eta) in cerca di prima occupazione. Pro
prio quest'ultima caratteristica contraddistingue,
pili delle altre, il gruppo di cluster(45, 3, 4, 16) che
costituisce oltre la meta delle sezioni di censimen
to del comune. 11 cluster45 (dove e specificamen
te presente il complesso dei tratti caratteristici pri
ma richiamati) riveste la maggiore importanza
quantitativa, poiche connota circa il 40% delle se-
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zioni di censimento che appartengono a questa
zona. Vale la pena di attirare l'attenzione sul fatto
che la popolazione da 14 a 24 anni d'eta, che per
via della condizione di disoccupazione caratterizza
in misura COS1 evidente il profilo sociale del mosai
co residenziale di Napoli, nelle citra metropolitane
del Nord-ovest prima considerate risulta prevalen
temente in condizioni lavorative ( a si trova in con
dizione di studente). 11 quadro si completa can il
cluster 6 caratterizzato dalla presenza di famiglie
giovani can 3 a pili figli (che rappresenta il 5,1%
delle sezioni di censimento del comune),

La cittd metropolitana di Palermo

Anche il mosaico residenziale di Palermo e carat
terizzato dall'elevata presenza di zone di residenza
che esprimono situazioni di disagio sociale, econo
mica ed abitativo (i cluster 3, 16 e 45 caratterizzano
il 38,2% delle sezioni di censimento del comune,
sebbene in questa caso sia il cluster3 a prevalere nu
mericamente sugli altri, can il 22,5% delle sezioni di
censimento). 11 tratto distintivo di questa zona eS1 da
ta dai giovani (14-24 anni d'eta) in cerca di prima oc
cupazione, rna si accompagna alla presenza di pic
cola borghesia impiegatizia (soprattutto della pub
blica amrninistrazione), istruita, che vive in condizio
ni abitative modeste (case in affitto di piccola di
mensione e carenti di servizi), Anche a Palermo e
presente il cluster6 (il4 % delle sezioni) caratterizza
to dalla presenza di famiglie giovani con 3 a pili figli.

I cluster della borghesia

Le differenze tra i clusterche rendono peculiari
le situazioni di svantaggio nelle citta metropolitane
del Nord-ovest rispetto a quelle del Mezzogiorno,
e la presenza quantitativa delle diverse tipologie ri
scontrata nelle singole realta esaminate suggerisco
no di considerare con uguale dettaglio analitico an
che le zone residenziali contraddistinte da situazio
ni socia-economiche di relativo benessere (quelle,
cioe, dominate dai ceti sociali della borghesia).

11 contributo alla definizione del mosaico resi
denziale delle citta recato da questa tipologia di zo-
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ne residenziali e evidente sia riguardo alla consi
stenza numerica delle sezioni di censimento inte
ressate sia, soprattutto, riguardo alla configurazio
ne territoriale che esse assumono. Infatti, non e
soltanto 10 svantaggio sociale a dar luogo a feno
meni di segregazione geografica. Questi si manife
stano anche nel modo in cui la popolazione bene
stante si distribuisce all'interno del tessuto resi
denziale, mostrando un'uguale, rna simmetrica,
tendenza alla segregazione geografica. Resta il fatto
che la presenza quantitativa delle diverse zone re
sidenziali che definiscono la tipologia ora in esa
me risulta diversificata nelle quattro citra metro
politane oggetto d'analisi.

I cluster44 e 24 hanna tratti caratteristici deter
minati dalla presenza di ceti superiori (dirigenti
nei settori dei servizi e della pubblica amministra
zione, imprenditori), can alto livello di istruzione,
giovani che studiano e da abitazioni grandi e
confortevoli. Sana presenti nelle citta metropoli
tane qui considerate can una consistenza relativa
per 10 pili simile, ad eccezione di Napoli, dove
comprendono una percentuale di sezioni di cen
simento inferiore, mentre a Genova la percentua
le e pili elevata (20,7%).

I cluster12 e 26 hanna tratti caratteristici deter
minati dalla presenza di ceti medi impiegatizi del
la pubblica amministrazione, istruiti, giovani che
studiano, buone condizioni abitative. Essi con
traddistinguono soprattutto le citra metropolitane
di Palermo (can il 20,4% delle sezioni di censi
mento) e di Napoli (can il 18,7%), mentre risulta
no scarsamente presenti in quelle del Nord. Con
un profilo socio-economico simile, rna caratteriz
zato anche dalla presenza di famiglie numerose (3
o pili bambini) e pili giovani, si distingue il cluster
43, tipicamente palermitano.

I cluster 36 e 37 hanna tratti determinati dalla
presenza di ceti medi impiegatizi dei servizi, da fa
miglie costituite da coppie senza figli, in cui en
trambi i componenti sono in condizione lavorati
va, istruiti, che abitano case in affitto, confortevo
li. Questa tipologia e praticamente assente nel
Mezzogiorno, mentre qualifica (pur con una limi
tata consistenza percentuale di sezioni di censi
rnento) la struttura territoriale delle citta metro
politane di Torino e di Genova.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1997



Una caratterizzazione socio-economica
del territorio italiano sulla base

del censimento del 1991

(cartogrammi)
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Cartogramma n. 6.2 - La disoccupazione giovanile e il disagio abitativo
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Cartogramma n . 6.5 - Cararterfzzazlone socio-economica del comune di Napoli
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7. Cittadini e qualita della vita sociale:
partecipazione, ambienti di vita e rapporto con i servizi

• Circa un quarto della popolazione ecoinvolto attivamente nella vita associativa, dato sostanzial
mente stabile dal1993 a oggi. Le regioni con i valori piu alti sono Trentino-Alto Adige, Veneto, Emi
lia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. I livelli di partecipazione sono piu elevati per gli uomini
(32,8%) e piu bassi per le donne (20,8%).

• Tra il 1993 e il 1997 la partecipazione politica ha riguardato il 6% della popolazione. II sostegno
jinanziario aipartiti e l'attivismo politico rimangono jenomeni limitati e stabili nel tempo. Diminuisce la
quota di persone che non parlano mai di politica ma anche quella di coloro che ne parlano spesso.

• Per cia che riguarda la partecipazione alla vita di organizzazioni sindacali, di associazioni eco
logiste e per i diritti ciuili, di associazioni ricreative e culturali, i118% circa della popolazione di
14 anni e piu (8 milioni e 900.000 persone) partecipa alle riunioni e il 4,4% (2 milioni e 100.000
persone) ecoinvolto nelle attiuitd svolte dalle associazioni. Le rea Ita regionali piu interessate sono
il Trentino-Alto Adige e le altre regioni del Nord-est, mentre in tutte le regioni meridionali i livelli di
partecipazione risultano piu bassi della media nazionale.

• II numero di persone attivamente impegnate in gruppi di volontariato in Italia epari nel1997 a 3
milioni 600.000, dato stabile negli ultimi quattro anni. Le donne superano gli uomini tra i 14 e i 24
anni, mentre gli uomini sono piu numerosi delle donne tra i 35 e i 54 anni (10% circa, rispetto
all'8%). -

• Una quota pari a13% della popolazione di 14 anni e piu (circa 1 milione 500.000 persone) suol
ge attiuitd di volontariato almena una volta alla settimana e altre 850.000 persone (1, 7%) si impe
gnano una 0 piu volte al mese. II numero di uomini impegnati epiu alto ma le donne risultano piu
assidue. II volontariato epiu diffuso tra gli occupati (8,8%).

• La situazione dei servizi di sportello e migliore in particolare per le Anagrafi, rispetto alle ASL e
agli Uffici Postali, dove i tempi di attesa sono i piu lunghi. La soddisjazione dei cittadini e mag
giore per gli orari di sportello e assai minore per i tempi di attesa in fila. Conoscenza e utilizzo
dell'autocertificazione sono sostanzialmente stabili tra il1993 e i11997, nonostante l'ampliamen
to delle pratiche autocertificabili.

• Nel 1997 in Italia, il 44,6% delle jamiglie interessate si sono rivolte a un'agenzia 0 a un profes
sionista per la compilazione dei moduli fiscali, il 35,9% per Ie pratiche automobilistiche e i125%
per quelle catastali.

• Indicatori oggettivi e soggettivi segnalano l'esistenza di problemi di sicurezza dei cittadini. Le don
ne piu degli uomini (39, 7% contro 17,2%) provano paura camminando nella propria zona quando
e buio, la percentuale sale al 49,5% per Ie 14-17enni e al 44,7% per le 18-24enni (rispetto al
18,9% e rispettiuamente a112, 1% dei coetanei mascbi). 1142,1% della popolazione ha dichiarato
di non sentirsi adeguatamente protetta dalle jorze dell'ordine nella zona in cui vive. Nel Centro
sud, soprattutto nel Lazio e nella Campania, il senso di insicurezza dei cittadini epii; diffuso.
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Introduzione

Il concetto di cittadinanza chiama in causa un
insieme di aspetti della vita sociale che, per quanto
possano sembrare non immediatamente collegati
tra di loro, costituiscono il contesto generale en
tro cui il cittadino si colloca e si percepisce come
soggetto portatore di diritti e doveri.

Se si considerano simultaneamente la dimen
sione del tessuto sociale rappresentato dall'asso
ciazionismo, il rapporto tra cittadini e pubblica
amministrazione e sistema dei servizi, il livello di
qualita dell'ambiente in generale (con attenzione
quindi sia alle problematiche ambientali che a
quelle sociali, quali ad esempio la presenza della
criminalita sul territorio e la percezione del ri
schio ad essa associata), si vede in effetti come il
cittadino si trovi al centro di un'articolata realta
in cui da un lato si attiva in varie forme di parte
cipazione e, dall'altro, si colloca in un sistema di
offerta in senso lato (di servizi, di sicurezza, di
qualita ambientale) che pub influenzare a sua vol
ta il senso di appartenenza alla propria cornunita
locale.

Tutto cio costituisce, d'altronde, anche la base
per il formarsi e il diffondersi di un pili elevato li
vello di fiducia, non solo interpersonale, rna anche
tra i soggetti collettivi e le istituzioni, che risulta
sempre pili importante per le dinamiche di evo
luzione dei sistemi sociali e produttivi.

A prescindere dalle problematiche specifiche
dei soggetti sociali, siano essi individui, famiglie,
imprese 0 istituzioni, il sociale e fortemente ca
ratterizzato dall'intensita e dalla qualita delle rela
zioni che intercorrono tra i diversi soggetti. La
zona intermedia fra la dimensione familiare e
quella istituzionale e costituita da un fitto intrec
ciarsi di esigenze, bisogni di rappresentanza,
istanze collettive che, a vario titolo e nelle pili di
sparate forme, danno luogo al fenomeno dell' as
sociazionismo.

Basti pensare alla convivenza nel campo della
partecipazione associativa di esperienze diverse
quali le organizzazioni sindacali, Ie associazioni
professionali, quelle ecologiste, quelle per i diritti
civili, il volontariato, l'associazionismo culturale,
nonche gli stessi partiti politici.

Da questo punto di vista Ie indagini effettuate
hanno confermato una maggiore presenza delle
realta associative nel Centro-nord del Paese, e pili
in particolare nel Nord-est, anche se nuove for-
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me di impegno (in generale meno istituzionaliz
zato) sono presenti nelle regioni meridionali e in
sulari. Altrettanto degno di nota e il fatto che la
maggiore diffusione della partecipazione associa
tiva si registri nei comuni di ampiezza demografi
ca media e medio-piccola, lontano dalla dimen
sione spesso pili ripiegata sull'individuo della
grande metropoli.

Un discorso a parte merita il volontariato che,
nelle sue forme organizzate e non, istituzionalizza
te e non, si presenta come soggetto intermedio
che va assumendo un ruolo centrale nella riflessio
ne sulle linee di evoluzione del sistema di welfare,
suI rapporto tra offerta di servizi sanitari e sociali
pubblici 0 privati e risposta spontanea dal basso
delle organizzazioni di volontariato; risposta che
si caratterizza anche in forme non immediata
mente riconducibili nell'ambito delle organizza
zioni che hanno definito il proprio rapporto con
il soggetto istituzionale secondo i dettami della
legge n.266 del 1991.

Per la politica, il quadro emerso dagli anni '90
evidenzia una sostanziale stabilita nei livelli di
partecipazione, con l'unica eccezione della di
mensione comunicativa (il parlare, il leggere,
l'ascoltare dibattiti politici) che ha mostrato se
gni di una maggiore variabilita negli anni, so
prattutto in concomitanza delle tornate eletto
rali.

Di fondamentale importanza, in questo quadro,
e ovviamente l'incontro tra cittadini e amministra
zioni, che si concretizza nell'utilizzo dei servizi di
sportello, ambito che pub essere a buon titolo
considerato come luogo critico entro cui prende
forma il giudizio dei cittadini nei confronti delle
istituzioni.

Nell'intento di delineare le relazioni che inter
corrono al livello intermedio del sociale, risulta
no di fondamentale importanza anche la perce
zione della sicurezza (che e un potente indicato
re di come il cittadino si senta tutelato dallo Sta
to) e i livelli di criminalita suI territorio, fattori
che possono contribuire a rafforzare (0 a inde
bolire) quel senso di appartenenza e identita che
svolge un ruolo fondamentale per la qualita del vi
vere comune (basti pensare, a tale proposito,
all'enorme divario, in termini di sicurezza perce
pita nella zona in cui si vive, che esiste tra uomini
e donne, divario che penalizza queste ultime ad
un punto tale da configurare un deficit nei diritti
di cittadinanza).
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7.1 Un quadro generate della partecipazione

La vivacita della vita associativa e stata pili volte
riconosciuta come un indicatore rilevante della
capacita di mediazione tra gli interessi dei singoli
e le istituzioni. L'associazionismo e, d'altronde,
anche un forte elemento di coesione sociale, di
formazione di valori condivisi e un significativo
veicolo di formazione culturale e, non di rado,
professionale.

Lo sviluppo delle forme di vita associativa e
stato letto ed interpretato, inoltre, come una po
tente risorsa per la vita collettiva, proprio in virtu
della sua capacita di porsi a meta strada tra quelli
che in passato erano i grandi soggetti collettivi (i
quali, a partire da forti visioni politiche ed ideali,
riuscivano ad aggregare ampie quote di consenso
e a far condividere i propri valori) e le pili recen
ti tendenze alla dissoluzione di forme collettive
dell'agire sociale. L'associazionismo (che va dalla
partecipazione politica e sindacale alle associa
zioni di volontariato, culturali, ricreative, ecologi
ste, per i diritti civili, alle associazioni professio
nali) si pone infatti come un significativo filtro
che riesce a far confluire in soggetti collettivi ed
organizzati sul territorio esigenze e bisogni spe
cifici della popolazione che altrimenti rischiano
di rimanere inespressi e non valorizzati. Per 10
stesso motivo, l'associazionismoe un importan
te canale di formazione delle identita collettive,
capace di alimentare un dialogo costruttivo con
le istituzioni.

I dati riportati nella Tavola 7.1 considerano il
coinvolgimento in attivita associative, la partecipa
zione alla riunioni di diverse realta associative (non
si e considerata, in questo caso, la partecipazione
alle associazioni professionali, in quanto il dato
non era presente nella rilevazione del 1993) e la
partecipazione a comizi 0 cortei.

Un primo sguardo generale al mondo della par
tecipazione dei cittadini in queste attivita di varia
natura mette in evidenza un livello di diffusione
del fenomeno assolutamente non trascurabile
(circa un quarto della popolazione e coinvolto atti
vamente nella vita associativa) e, rispetto alla dina
mica temporale, una sostanziale stabilita dei livelli
di coinvolgimento nel corso degli anni '90 (sono
disponibili i dati a partire dal 1993),

Se pero il dato nazionale evidenzia la stabilita
della vita associativa, la disaggregazione dei dati a li
vello regionale mette in luce una notevole variabi-

ISTAT· RAPPORTO ANNUALE 1997

lita sia in termini di livelli di partecipazione sia in
termini di mutamento nel tempo. Le regioni che
presentano un maggior livello di partecipazione
associativa sono tutte le regioni del Nord-est:
Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e
Friuli-Venezia Giulia.

A prescindere da questa caratterizzazione del
Nord-est, non e sempre possibile ricondurre la
diversita regionale a grandi riaggregazioni riparti
zionali. Nel Centro, ad esempio, ad una sostanzia
le stabilita della Toscana e a un calo della vita asso
ciativa nel Lazio, fa riscontro una significativa ere
scita del coinvolgimento in Umbria. Allo stesso
modo, nel Nord ad un calo del Piemonte si con
trappone un aumento del coinvolgimento in Ve
neto, in Friuli-Venezia Giulia e in Emilia-Romagna.

E interessante notare inoltre le differenti mo
dalita (in senso quantitativo e qualitativo) di parte
cipazione tra donne e uomini. Se si considerano il
coinvolgimento in comizi/cortei, la partecipazio
ne a riunioni e l'attivismo, si osserva circa un terzo
della popolazione maschile impegnato in questo
ambito (32,8%) e circa un quinto della popolazio
ne femrninile (20,8%) (Tavola 7.2).

Mentre per gli uomini vale tuttora un modello
di partecipazione fortemente concentrato nelle
eta centrali della vita (tra i 35 e i 54 anni si riscon
trano i livelli massimi di coinvolgimento per tutte
le dimensioni considerate), per le donne i livelli
massimi di partecipazione (tranne che per la par
tecipazione alla vita sindacale) si osservano in cor
rispondenza delle eta pili giovani (tra i 14 e i 24 an
ni). Questa circostanza puo essere dovuta a un dra
stico ridimensionamento della partecipazione so
ciale nelle fasi della vita che corrispondono, con il
crescere dell'eta, all'assunzione di carichi di lavoro
familiare ed extradomestico. Le donne peraltro
sono anche al centro di una rete di aiuti informali
prestati ai lora familiari, come gia segnalato in pre
cedenti rapporti dell'Istat. n combinarsi di queste
responsabilita produce un tale sovraccarico di im
pegno da diventare un ostacolo ad una piena par
tecipazione alla vita associativa

E interessante notare, comunque, come tra uo
mini e donne non sia diverso solo illivello di coin
volgimento, rna anche il tipo di coinvolgimento: la
distanza tra uomini e donne e infatti massima nel
la dimensione politica e sindacale e minima nelle
organizzazioni di volontariato (Tavola 7.3).

Quando si passano ad analizzare le singole di
mensioni della politica, del sindacato, del volonta-
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Tavola 7.1- Persone di 14 anni e pin per coinvolgimento nella vita associativa e regione - Anni 1993
e 1997 (per 100 persone di 14 anni e piu della stessa regione)

ATTIVITA GRATUITA, ATTIVITA GRATUITA ATTIVITA GRATUITA
RIUNIONI, COMIZI E CORTEI E RIUNIONI

REGIONI (a) (b) (c)

1993 1997 1993 1997 1993 1997

Piernonte 28,3 24,2 24,4 21,7 12,2 11,2
Valle d'Aosta 28,6 27,3 23,9 24,6 12,6 12,5
Lombardia 27,7 28,1 24,5 25,2 12,0 12,6
Trentino-Alto Adige 42,6 41,9 38,7 39,8 22,2 24,4
Veneto 31,2 34,8 28,4 31,8 14,0 16,7
Friuli-Venczia Giulia 28,4 31,3 25,8 28,1 14,3 13,8
Liguria 19,9 20,5 17,2 18,2 9,1 9,7
Emilia -Romagna 31,2 32,7 27,6 29,4 13,3 14,7
Toscana 27,7 28,3 24,3 25,2 12,5 12,1
Umbria 19,1 24,1 17,1 21,6 5,8 10,9
Marche 22,5 22,7 18,9 19,9 8,4 8,8
Lazio 22,7 18,2 18,5 15,2 7,7 6,4
Abruzzo 22,9 25,0 17,5 19,4 7,7 8,7
Molise 25,2 29,9 18,5 18,7 8,0 7,5
Campania 21,2 22,4 16,4 16,6 6,8 7,0
Puglia 27,4 28,0 21,3 19,8 9,5 8,5
Basilicata 26,8 29,4 20,3 18,3 8,4 6,9
Calabria 28,1 28,9 17,3 18,8 7,6 8,3
Sicilia 23,8 23,1 14,6 15,7 4,2 6,0
Sardegna 23,5 26,2 20,0 22,6 9,3 11,2

Italla 26,4 26,6 21,8 22,2 10,1 10,6

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per il 1997 i dati sono provvisori)
(a) Almeno una delle seguenti attivita nel corso dell'anno: ha partecipato a comizi/cortei, ha partecipato a riunioni di partiti/sin

dacati/grupp! di volontariato/associazioni ecologiste/civili/per la pace/culturali/ricreative, ha svolto attivita gratuite per asso
ciazioni di volontariato/non di volontariato/partiti/sindacati

(b) Almeno una delle seguenti attivita nel corso dell'anno: ha partecipato a riunioni di partiti/sindacati/gruppi di volontariato/asso
ciazioni ecologiste/civili/per la pace/culturali/ricreative, ha svolto attivita gratuite per associazioni di volontariato/non di volon
tariato/partiti/sindacati

(c) Almeno una delle seguenti attivita nel corso dell'anno: ha svolto attivita gratuite per associazioni di volontariaro/non di volon
tariato/partiti/sindacati

riato e delle altre associazioni (ecologiste, per i di
ritti, culturali e ricreative) risalta anche una diffe
rente caratterizzazione delle regioni sia nei livelli e
nell'andamento temporale, sia nel differente mix
tra le dimensioni associative.

L'Emilia-Romagna e il Trentino-Alto Adige pre
sentano i livelli pili alti di coinvolgimento nella vita
politica, rna mentre in Emilia Romagna il livello di
coinvolgimento nel sindacato e il pili alto in Italia e
si attesta su valori omogenei al volontariato e alle
altre associazioni (tra il10% e il13% circa), in Tren
tino-Alto Adige e il coinvolgimento nel volonta
riato e nelle associazioni (23% circa) a caratterizza
re maggiormente la regione (Tavola 7.4).

Pili simile al Trentino-Alto Adige e la situazione
del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, mentre la
Toscana, l'Umbria, le Marche e la Liguria vedono
un maggior equilibrio tra partecipazione al sinda
cato, al volontariato e alle altre associazioni.
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Nel Sud e nelle Isole si possono notare (an
che se le differenze risultano contenute) la Cala
bria, che presenta un livello di maggior diffu
sione del coinvolgimento in politica e nelle al
tre associazioni, la Sardegna, la Puglia e l'Abruz
zo, che evidenziano un pili ampio interessa
mento per il sindacato, il volontariato e le asso
ciazioni culturali, ricreative, ecologiste e per i
diritti civili.

In sintesi, nel 1997 in Italia hanno dichiarato di
aver partecipato ad attivita associative (per Ie
realta qui considerate) circa llmilioni e 300.000
persone, ed e interessante notare che, all'interno
di questa quota estremamente rilevante della po
polazione, ben il 66,4% risulta coinvolto in una so
la delle dimensioni considerate. Pili nel dettaglio,
circa 1 milione e 100.000 persone risultano coin
volte solamente nella vita politica, 2 milioni e
300.000 solo nel sindacato, 1 milione 800.000 sola-
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Tavola 7.2 - Persone di 14 anni e pill per eta, coinvolgimento nella vita associativa e sesso - Anno
1997 (a) (per 100 persone della stessa eta e della stesso sesso)

CLASSI or ETA (anni)

14-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e pili Totale

MASCH!
Attivita gratuita, riunioni,

29,6 41,6 41,8 18,8 32,8comizi e cortei (b) 35,9 28,5 33,3 30,7
Attivita gratuita e riunioni (c) 17,0 24,1 22,2 28,5 36,9 36,7 26,4 15,4 27,4
Attivita gratuita (d) 8,1 12,4 11,5 12,8 17,0 17,7 12,7 5,9 12,7

FEMMINE
Attivita gratuita, riunioni,

36,0 24,4 14,6 7,5 20,8comizi e cortei (b) 35,9 30,9 25,7 23,2
Attivita gratuita e riunioni (c) 19,8 24,9 25,1 21,1 23,3 20,0 12,7 6,6 17,3
Attivita gratuita (d) 9,3 14,2 14,4 10,1 10,7 10,1 6,6 3,3 8,7

MASCHI E FEMMINE
Attivita gratuita, riunioni,

32,6 22,4 26,6comizi e cortei (b) 35,9 29,7 28,9 33,7 32,3 12,2
Attivita gratuita e riunioni (c) 18,3 24,5 23,7 24,8 30,1 28,2 19,3 10,2 22,2
Attivita gratuita (d) 8,7 13,3 13,0 11,5 13,8 13,9 9,6 4,4 10,6

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori
(b) Almena una delle seguenti attivita: ha partecipato a comizilcortei, ha partecipato a riunioni di partiti/sindacatilgruppi di volon

tariato/associazioni ecologiste/civili/per la pace/culturali/ricreative, ha svolto attivita gratuite per associazioni di volontaria
to/non di volontariato/partiti/sindacati

(c) Almena una delle seguenti attivita: ha partecipato a riunioni di partitilsindacatilgruppi di volontariato/associazioni ecologi
ste/civili/per la pace/culturalilricreative, ha svolto attivita gratuite per associazioni di volontariato/non di volontariato/parti
tilsindacati

(d) Almena una delleseguenti attivita: ha svolto attivita gratuite per associazioni di volontariato/non di volontariato/partitilsindacati

Tavola 7.3 - Persone di 14 anni e pill per eta, aree di partecipazione e sesso - Anni 1993 e 1997 (per
100 persone della stessa eta e della stesso sesso)

AREE or
PARTECIPAZIONE

1993

CLASSI or ETA(anni)

14-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e pili Totale

1997

CLASSI or ETA (anni)

14-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e pili Totale

Politica (a)
Sindacato (b)
Volontariato (c)
Associazioni (d)

Politica (a)
Sindacato (b)
Volontariato (c)
Associazioni (d)

4,1 8,5 12,6 13,5 9,8
2,3 12,4 20,9 21,2 10,8
8,7 10,4 12,0 11,4 8,2

14,4 13,3 16,8 14,3 12,1

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

10,1 8,7 8,8 7,8 6,1
13,4 9,9 8,7 8,0 5,4

MASCH!

6,5 9,0 4,8
5,0 11,9 2,6
5,0 9,4 9,2
8,7 13,4 13,0

FEMMINE

1,5 3,0 3,2
1,1 4,8 1,7
3,7 7,4 12,4
2,7 7,9 14,6

7,2 11,4 12,3
12,2 20,9 20,4
10,4 11,5 12,3
12,3 14,3 14,6

3,3 4,0 3,7
6,9 10,5 8,5
9,3 9,3 9,3

10,0 10,5 8,2

9,5
11,8
9,4

11,9

2,5
3,3
6,3
6,0

5;6
5,6
4,2
6,7

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

8,4
12,2
9,5

12,2

3,0
5,1
8,1
8,5

Politica (a)
Sindacato (b)
Volontariato (c)
Associazioni (d)

3,4 6,0 8,6 8,7
2,2 9,8 16,0 13,7
9,4 9,5 10,4 9,6

13,9 11,6 12,7 11,2

5,8
6,3
7,1
8,6

MASCHI E FEMMINE

3,6 5,9 4,0 5,3 7,7 7,9
2,7 8,2 2,1 9,6 15,7 14,3
4,2 8,4 10,8 9,9 10,4 10,8
5,2 10,6 13,8 11,2 12,4 11,3

5,9
7,4
7,8
8,8

3,3
2,9
3,6
4,8

5,6
8,5
8,8

10,3

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per il 1997 i dati sana provvisori)
(a) Almena una delle seguenti attivita: partecipazione a riunioni di partiti politici, attivtta gratuita per un partito, soldi dati a un par-

tito
(b) Almena una delle seguenti attivita: partecipazione a riunioni di sindacati, atrivita gratuita per un sindacato
(c) Almena una delle seguenti attivita: partecipazione a riunioni di gruppi di volontariato, attivita gratuita per gruppi di volontariato
(d) Almena una delle seguenti attivita: partecipazione a riunioni di associazioni ecologiste/per i diritti civili/per la

pace/culturalilricreative/altre, attivita gratuita per associazioni non di volontariato
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Tavola 7.4 - Persone di 14 anni e pili per aree di partecipazione e regione - Anni 1993 e 1997 (per 100
persone di 14 anni e pii; della stessa regione)

REGIONI
POLITICA (a) SINDACATO (b) VOLONTARIATO (c) ASSOCIAZIONI (d)

1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997

Piemonte 4,4 3,6 7,6 7,9 10,5 9,4 12,6 10,1
Valle d'Aosta 7,0 5,8 7,3 8,4 10,1 11,1 12,5 13,4
Lombardia 5,4 5,3 9,1 9,0 10,7 11,2 12,3 11,8
Trentino-Alto Adige 12,0 9,8 9,4 10,1 23,0 23,3 22,1 23,5
Veneto 5,7 5,5 9,5 12,3 13,1 14,5 15,2 16,9
Friuli-Venezia Giulia 5,1 4,4 7,8 8,5 11,2 11,7 16,4 17,2
Liguria 3,9 4,3 6,5 7,1 7,0 7,9 7,4 7,9
Emilia-Romagna 10,1 9,0 12,9 13,3 10,1 11,2 12,2 13,6
Toscana 6,0 7,4 9,9 10,3 10,7 9,9 10,4 11,0
Umbria 5,6 4,7 8,4 8,1 4,5 8,8 6,7 10,4
Marche 5,1 4,6 6,4 7,8 6,4 7,1 10,0 9,6
Lazio 5,6 3,7 7,6 6,3 5,0 5,1 8,5 6,4
Abruzzo 7,1 5,9 7,1 7,5 5,5 6,5 7,4 8,5
Molise 7,8 5,7 6,6 7,3 6,4 5,3 9,4 7,1
Campania 6,4 5,5 5,5 6,6 4,8 5,1 7,6 6,3
Puglia 6,2 6,0 10,0 7,3 7,0 7,2 8,2 8,4
Basilicata 8,7 5,9 8,8 9,4 5,2 4,9 9,1 6,2
Calabria 6,1 7,4 5,8 5,8 5,5 5,6 8,1 9,7
Sicilia 4,1 5,1 5,9 6,6 3,8 4,5 7,6 6,4
Sardegna 3,9 5,7 7,7 8,4 7,9 8,8 10,7 10,5

Italla 5,9 5,6 8,2 8,5 8,4 8,8 10,6 10,3

Fonte: Istat, Ind~ine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per it 1997 i dati sono provvisori)
(a) Almeno una elle seguenti attivita: partecipazione a riunioni di partiti politici, attivita gratuita per un partito, soldi dati a un partito
(b)Almeno una delle seguenti attivita: partecipazione a riunioni di sindacati, attivita gratuita per un sindacato
(c) Almena una delle seguenti attivita: partecipazione a riunioni di gruppi di volontariato, attivita gratuita per gruppi di volontariato
(d) Almena una delle se"uenti attivita: partecipazione a riunioni di associazioni ecologiste/per i diritti civili/per la

pace/culturali/ricreative altre, attivita gratuita per associazioni non di volontariato

mente nel volontariato e 2 milioni e 200.000 sola
mente nelle altre associazioni.

Solo per un numera inferiore di persone si rea
lizza dunque un modello integrato di impegno su
pili fronti della partecipazione. Le sovrapposizio
ni degli impegni mettono in evidenza circa un mi
lione di persone che partecipa sia alla vita politica
che a quella sindacale e 2 milioni e 400.000 perso
ne coinvolte nel volontariato che hanno dichiarato
di prender parte alternativamente anche alla vita
sindacale e/o politica e/o associativa di altra tipo.

7.2 La partecipazione politica

La partecipazione alla vita politica da parte dei
cittadini e una dimensione che puo essere studiata
da molti punti di Vista, tra i quali la partecipazione
al voto e i fenomeni di astensionismo risaltano co
me ambiti di studio tra i piuconsolidati, E anche
vera pero che la partecipazione alla vita politica e
un fenomeno multidimensionale da cogliere non
solo nelle sue manifestazioni pili esplicite (quali
appunto la partecipazione al voto), rna anche ne
gli spazi della vita quotidiana e in alcuni comporta-
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menti che offrano indicazioni preziose sul grado
di coinvolgimento della popolazione nella dimen
sione pubblica.

Occorre ricordare che, comunque, nella situa
zione italiana anche la partecipazione sindacale
(analizzata nella parte dedicata all'associazioni
smo) assume spesso, per tradizione e cultura, un
valore di impegno politico. .

Sono state individuate tre dimensioni che sem
brano particolarmente significative per cogliere il
grado di coinvolgimento dei cittadini nella vita po
litica: "cornunicazione", "partecipazione" e "attivi
smo".

Relativamente alla dimensione comunicativa, si
sono considerati il fatto di parlare di politica e
l'ascolto di dibattiti politici, mentre sul versante
della partecipazione si sono considerati tutti i
comportamenti di coinvolgimento in situazioni
dichiaratamente politiche, quali partecipare a un
corteo, a un comizio 0 essere presenti in una riu
nione di un partito politico. Da ultimo, sul versan
te dell'attivismo, si e considerata l'attivita gratuita
svolta a favore di un partito.

Rispetto alla dimensione comunicativa, l'Emi
lia-Romagna risulta essere, in media, la regione
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con pili alta diffusione dell' interesse per le cose
della politica, seguita dalla Lombardia e dal Vene
to, e a leggera distanza, dal Trentino-Alto Adige,
dal Friuli-Venezia Giulia, dal Lazio e dal Piemonte.
L'interesse alla dimensione comunicativa, dunque,
si modella su una geografia in cui i tradizionali
orientamenti politici delle popolazioni regionali si
caratterizzano in modo molto diversa (si pensi, a
tale proposito, alla differente connotazione politi
ca dell'Emilia e del Veneto).

Mettendo a confronto i dati del 1993 can quelli
del 1997 si registra una sostanziale stabilita dei li
velli di comunicazione, partecipazione e attivi
sma nella politica tra la popolazione, per 10 me
no can riferimento agli indicatori qui analizzati
(Tavola 7.5),

Tali andamenti generali nascondono pero diffe
renze regionali degne di nota. SuI versante della
comunicazione politica i cali pili consistenti si re
gistrano soprattutto in Piemonte, Valle d'Aosta,
Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Basilicata, mentre
in regioni come la Liguria, la Campania e la Puglia a
quattro anni di distanza i livelli di comunicazione
politica risultano cresciuti.

In parte, una simile configurazione si trova an
che per i comportamenti partecipativi, in quanta
le regioni che registrano le diminuzioni relativa
mente pili significative sono la Val d'Aosta, il
Trentino-Alto Adige e il Lazio, laddove il Veneto,
il Molise, la Puglia e la Basilicata presentano valori
pili alti nel 1997 rispetto al 1993.

Nell'ambito dell'interesse comunicativo gli uo
mini risultano significativamente pili numerosi tra
i 35 e i 54 anni, mentre Ie donne dimostrano inte
resse alla comunicazione politica soprattutto tra
18 e i 54 anni. Per cia che riguarda invece gli aspet
ti di partecipazione politica si evidenzia un mag
gior coinvolgimento delle giovanissime rispetto ai
propri coetanei (25,8% delle 14-17enni) e una pro
gressiva diminuzione del coinvolgimento femmi
nile al crescere delle eta. Per gli uomini al contra
rio, a seguito di una iniziale diminuzione nei livelli
di partecipazione dopa i 19 anni, si registra una
crescita di partecipazione di nuovo tra i 35 e i 54
anni (Tavola 7.6).

Il coinvolgimento nella politica e significativa
mente influenzato dal titolo di studio: per la parte
cipazione si passa dal 16,8% dei laureati al 6,5% di
chi ha la licenza elementare a nessun titolo, per la
comunicazione si va dal 72,3% al 33,7% e per l'atti
vismo dal 4,2% allo 0,7%. Tra uomini e donne il ti-
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tala di studio influenza di pili i comportamenti
comunicativi e meno quelli di partecipazione e di
attivismo (nel sensa che, per queste ultime due di
mensioni, le distanze tra uomini e donne riman
gono simili anche passando da chi ha i titoli di stu
dio pili alti a chi ha quelli pili bassi). Per l'ambito
comunicativo, invece, le donne laureate presenta
no valori pili vicini a quelli degli uomini rispetto a
cia che avviene tra chi ha la licenza elementare a
nessun titolo di studio. Operando i confronti tra le
donne can differenti titoli di studio, emerge inve
ce una forte influenza di quest'ultimo sul livello di
partecipazione (12,8% per le laureate e 2,8% per le
donne can bassi titoli di studio) e sullivello comu
nicativo (64,1% per le laureate e 23,7% per ledon
ne can licenza elementare a nessun titolo).

Scendendo pili nel dettaglio dei comporta
menti in cui si struttura la partecipazione politica
in sensa generale (parlare di politica, riunioni di
partiti, comizi, cortei, ascolto di dibattiti politici,
attivita gratuita per partiti e finanziamento ai par
titi), emerge dai dati una supremazia maschile in
tutte le fasce di eta e per tutti gli indicatori di par
tecipazione politica considerati, mentre sola
mente le giovanissime (14-17 anni) che partecipa
no a cortei superano percentualmente i maschi
coetanei. A complemento di questa caratterizza
zione, i dati delle donne risultano pili alti per quel
che riguarda il fatto di non parlare mai di politica
(can l'eccezione, anche in questa casa, delle ra
gazze tra i 14 e i 19 anni che presentano valori ana
loghi a quelli dei ragazzi) (Tavola 7.7). Rispetto ai
singoli indicatori, inoltre, emerge una pili forte
concentrazione tra i 25 e i 59 anni degli individui
che dichiarano di parlare di politica almena una
volta alla settimana mentre, all'opposto, le per
centuali di chi non ne parla mai sana pili alte del
la media tra i giovanissimi e le persone anziane.

La partecipazione ai comizi risulta leggermente
pili diffusa tra i 18 e i 54 anni, laddove il corteo rag
giunge la sua massima diffusione tra gli studenti
(con valori che vanna dalI8,8% a120,5% tra i 14 e i
19 anni).

La partecipazione alla politica, a differenza di
quanta riscontrato per l'associazionismo in gene
re e per il volontariato in particolare, sembra es
sere parzialmente influenzata, soprattutto nella
sua dimensione comunicativa, anche da fattori
congiunturali, come risulta evidente osservando i
dati relativi all'andamento degli indicatori conside
rati tra il 1993 e il 1997. In particolare, il discutere
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Tavola 7.5 - Persone di 14 anni e piii per comportamenti di partecipazione politica e regione - Anni
1993 e 1997 (per 100 persone di 14 anni e Pill della stessa regione)

REGIONI
COMUNICAZIONE (a) PARTECIPAZIONE (b)

1993 1997 1993 1997

ATTIVISMO (c)

1993 1997

Piemonte 76,1 68,6 10,8 7,2
Valle d'Aosta 70,4 65,0 13,7 9,5
Lombardia 74,4 74,3 10,1 10,5
Trentino-Alto Adige 78,2 73,8 17,1 10,3
Veneto 75,2 75,3 10,5 12,0
Friuli-Venezia Giulia 71,6 71,8 9,6 9,0
Liguria 59,8 67,4 7,9 7,1
Emilia-Romagna 76,1 76,6 12,3 10,8
Toscana 69,6 70,7 11,5 10,3
Umbria 63,7 64,7 7,6 8,3
Marche 66,9 64,6 9,6 8,4
Lazio 71,2 70,4 11,5 7,4
Abruzzo 66,4 59,9 13,9 14,0
Molise 63,6 62,5 14,4 20,0
Campania 55,5 59,2 12,4 13,6
Puglia 54,4 60,5 15,7 17,1
Basilicata 63,1 58,3 17,5 21,6
Calabria 55,9 56,9 21,1 21,5
Sicilia 52,9 55,7 16,3 15,4
Sardegna 62,3 65,3 10,5 11,3

Halla 67,0 67,5 12,2 11,7

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

1,7

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

1,5

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per iI 1997 i dati sono provvisori)
(a) Persone di 14 anni e pili che parlano di politica 0 che hanno sentito un dibattito politico
(b) Persone di 14 anni e pili che hanno partecipato a riunioni di partiti politici 0 hanno partecipato a un corteo 0 hanno partecipato a un

cornizio
(c) Persone di 14 anni e pili che hanno svolto attivita gratuita per un partito politico

Tavola 7.6 - Persone di 14 anni e piii per eta, sesso e comportamenti di partecipazione politica - Anno
1997 (a) (per 100 persone della stessa eta e dello stesso sesso)

CLASSI DI ETA' (anni)

SESSa 14-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e pili Totale

COMUNICAZIONE (b)

Maschi 52,6 69,5 72,6 81,1 85,8 86,2 81,7 70,1 78,2
Femmine 51,5 69,0 66,2 65,3 68,2 64,0 53,1 38,1 57,5
Maschi e femmine 52,1 69,3 69,4 73,3 77,0 74,9 66,9 51,4 67,5

PARTECIPAZIONE (c)

Maschi 21,0 26,0 15,4 14,9 18,4 20,3 14,9 9,4 16,2
Femmine 25,8 22,1 12,5 7,7 7,4 7,1 4,3 1,8 7,5
Maschi e femmine 23,3 24,1 13,9 11,3 12,9 13,6 9,5 4,9 11,7

ATTIVISMO (d)

Maschi 0,9 1,6 1,7 1,8 4,0 4,3 2,7 0,9 2,5
Femmine 0,1 1,3 0,7 1,1 0,8 0,9 0,5 0,1 0,6
Maschi e femmine 0,5 1,4 1,2 1,5 2,4 2,5 1,6 0,5 1,5

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori
(b) Persone di 14 anni e pili che parIano di politica 0 che hanno sentito un dibattito politico
(c) Persone di 14 anni e pili che hanno partecipato a riunioni di partiti politici 0 hanno partecipato a un corteo 0 hanno partecipato a un comizio
(d) Persone di 14 anni e pili che hanno svolto attivita gratuita per un partito politico \

di politica risulta un comportamento significativa
mente variabile nel tempo, ed e abbastanza evi
dente la coincidenza tra una percentuale di perso
ne interessate a scambiarsi opinioni politiche e gli
anni in cui si sana svolte elezioni politiche (39%
neI1994 e 37,1% neI1996), anche se va detto che le
elezioni non determinano un cambia generale dei
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livelli di interesse nelle altre dimensioni della par
tecipazione (Tavola 7.8).

n 1994, peraltro, e stato un anna in cui la diffu
sione dell'attenzione per la politica e aumentata
per quasi tutti gli indicatori considerati. In questa
anno, a seguito della scomparsa di alcune tradizio
nali aggregazioni politiche e della nascita di altre
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Tavoia 7.7 - Persone di 14 anni e pili per frequenza con cui hanno <"voito Ie attivita indicate, eta e ses-
so - Anno 1997 (a) (per 100 persone della stessa eta e della stesso sesso)

Parlano Non parlano Hanno Hanno Hanno Hanno Hanno svolto Hanno dato
CLASSI di politica maidi partecipato a partecipato a partecipato a ascoltato attivita soldi a un
DI ETA una 0 pili volte politica riunioni di comizi (b) cortei (b) dibattiti gratuite per part ito (b)
(anni) a settimana partiti politici (b) politici (b) partito (b)

MASCHI

14-17 23,0 48,4 1,7 6,5 18,6 18,9 0,8 0,7
18-19 32,5 31,1 5,8 11,5 19,7 30,3 1,6 2,4
20-24 36,0 27,3 4,8 10,1 8,1 31,5 1,7 1,9
25-34 45,7 18,8 5,6 11,3 5,9 38,7 1,8 3,4
35-44 53,1 15,3 8,5 12,8 7,0 45,0 4,0 6,4
45-54 55,2 14,6 9,5 14,3 7,2 49,7 4,3 6,9
55-59 49,4 17,9 7,8 10,1 5,1 45,0 2,5 5,3
60-64 44,6 22,7 6,4 11,1 4,9 40,3 2,9 5,6
65-74 38,2 29,6 4,3 7,1 3,9 35,3 1,0 3,8
75 e pili 28,7 39,3 3,7 3,1 1,7 30,0 0,8 3,1

Totale 44,3 22,9 6,4 10,6 7,1 39,2 2,5 4,5

FEMMINE

14-17 21,3 50,0 1,1 4,9 22,7 18,2 0,2 0,2
18-19 26,0 31,5 2,7 7,3 17,9 26,5 1,3 1,1
20-24 26,5 34,8 2,8 7,7 6,1 28,2 0,7 1,5
25-34 25,7 36,7 2,2 5,1 3,1 26,2 1,1 1,8
35-44 30,4 34,4 2,7 4,6 2,7 31,0 0,8 2,0
45-54 30,6 39,1 2,3 5,2 2,7 31,0 0,9 2,4
55-59 23,1 49,2 1,4 2,6 2,3 27,7 0,4 1,4
60-64 19,5 54,9 1,3 2,1 1,5 20,1 0,6 1,9
65-74 15,9 61,0 0,7 1,3 1,2 19,0 0,2 1,6
75 e pili 8,8 72,5 0,3 0,4 0,2 12,4 0,1 0,9

Totale 23,8 45,4 1,8 4,0 3,9 25,1 0,6 1,7

MASCHI E FEMMINE
14-17 22,1 49,1 1,4 5,8 20,5 18,6 0,5 0,5
18-19 29,4 31,3 4,3 9,5 18,8 28,4 1,4 1,8
20-24 31,1 31,1 3,8 8,9 7,1 29,9 1,2 1,7
25-34 35,7 27,7 3,9 8,2 4,5 32,5 1,5 2,6
35-44 41,8 24,8 5,6 8,7 4,8 38,0 2,4 4,2
45-54 42,7 27,1 5,9 9,6 4,9 40,2 2,5 4,6
55-59 35,7 34,2 4,5 6,2 3,6 36,0 1,4 3,2
60-64 31,8 39,1 3,8 6,5 3,1 30,0 1,7 3,7
65-74 25,7 47,1 2,3 3,9 2,4 26,2 0,5 2,6
75 e pili 16,2 60,2 1,6 1,4 0,7 18,9 0,3 1,7

Totale 33,6 34,6 4,0 7,2 5,4 31,9 1,5 3,0

Fonte. Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori
(b) Negli ultimi 12 mesi

del tutto nuove, si e verasimilmente avviata una ri- che riguarda I'ascolto di dibattiti politici (dal 34,7%
presa del confranto e della scambio di opinioni del 1993 al 31,9% del 1997). L'attivita gratuita per
politiche, anche perche una parte rilevante di po- partiti e il finanziamento di questi ultimi rimango-
polazione ha dovuto ricollocarsi nel mutato qua- no fenomeni limitati e tendenzialmente stabiii nel
dro dei partiti. tempo (Tavola 7.8).

Tra il 1993 e il 1997 si puo notare un aumento Nel Sud e nelle Isole, inoltre, e pili bassa la quo-
delle persone che parlano di politica anche solo ta di colora che parlano di politica una 0 pili volte
sporadicamente (diminuiscono infatti Ie persone la settimana (per quanto la riduzione nel tempo di
che non parlano mai di politic a e quelle che 10 fan- colora che non parlano mai di politica e maggiore
no tutti i giorni 0 qualche volta alia settimana) e una rispetto alia riduzione di chi 10 fa spesso e tale
diminuzione di circa tre punti percentuali per cio coincidenza puo essere letta come un segnale di
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Tavola 7.8 - Persone di 14 anni e piii per frequenza con cui hanno svolto Ie attivita indicate e riparti-
zione geografica - Anni 1993-1997 (per 100 persone di 14 anni e piu della stessa zona)

Parlano Non parlano Hanno Hanno Hanno Hanno Hanno svolto Hanno dato
ANNI di politica maidi partecipato a partecipato a partecipato a ascoltato attivita solcli a un

una 0 pilivolte politica riunioni di comizi (a) cortei (a) dibattiti gratuite per partito (a)
a settimana partitipolitici(a) politici (a) partito (a)

ITALIA NORD-OCCIDENTALE

1993 42,2 30,6 3,4 4,9 5,7 36,1 1,3 2,9
1994 44,4 29,1 3,3 5,9 7,4 34,6 1,5 3,1
1995 38,9 32,0 3,7 4,9 5,5 30,9 1,8 3,2
1996 41,2 30,3 3,1 5,7 5,2 31,4 1,2 2,8
1997 38,5 29,5 3,3 5,0 4,8 32,6 1,4 2,5

ITALIANORD-ORIENTALE

1993 44,6 30,0 4,9 6,4 5,6 41,4 2,4 5,5
1994 42,6 30,6 4,3 7,1 7,4 36,2 1,6 4,5
1995 41,9 28,8 4,8 6,9 6,1 36,7 1,9 4,7
1996 43,3 27,9 4,5 7,1 4,8 38,2 2,3 4,2
1997 39,8 28,0 4,2 6,6 4,8 38,4 1,7 4,6

ITALIA CENTRALE

1993 39,4 35,0 3,9 5,4 6,0 37,4 1,7 3,5
1994 42,3 32,7 4,0 7,4 7,9 35,1 1,8 3,7
1995 37,1 35,2 4,1 7,0 5,2 34,1 1,9 3,6
1996 36,3 35,3 3,6 6,0 4,6 30,8 1,4 3,3
1997 33,4 33,0 3,5 4,6 4,1 30,8 1,3 3,3

ITALIA MERIDIONALE

1993 28,6 45,4 4,9 9,4 6,7 29,5 1,9 3,5
1994 31,1 44,2 5,2 12,4 8,7 30,8 1,9 2,8
1995 28,4 44,8 5,4 12,1 6,9 30,9 2,1 3,1
1996 30,9 44,6 4,3 9,7 7,2 29,6 1,7 2,5
1997 27,0 42,4 5,0 11,1 7,1 29,3 1,8 2,8

ITALIA INSULARE

1993 26,6 47,4 3,6 10,3 5,8 26,6 1,2 1,5
1994 31,3 43,1 5,6 14,5 9,4 28,5 1,8 2,4
1995 29,9 44,5 3,4 7,3 5,8 25,7 1,0 1,5
1996 31,3 44,6 4,6 11,5 6,1 26,7 1,6 2,1
1997 26,1 43,7 4,6 9,7 6,7 26,7 1,5 1,5

ITALlA

1993 37,1 36,7 4,2 7,0 6,0 34,7 1,7 3,5
1994 39,0 35,2 4,3 8,9 8,0 33,4 1,7 3,3
1995 . 35,6 36,5 4,3 7,7 5,9 32,0 1,8 3,3
1996 37,1 35,9 3,9 7,6 5,6 31,6 1,6 3,0
1997 33,6 34,6 4,0 7,2 5,4 31,9 1,5 3,0

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quatidiana (per il 1997 i dati sono provvisori)
(a) Negli ultimi 12 mesi

un certo interesse alla politica), rna ci sono livelli La dimensione comunicativa (leggere, parlare,

pili alti di partecipazione alle forme tradizionali ascoltare) presenta forti differenziazioni territo-

della politica: riunioni di partito, comizi e cortei. riali a livello regionale: la lettura delle notizie poli-

Per quel che riguarda la partecipazione ai comi- tiche sui quotidiani e maggiore in Liguria (48,8%),
zi, si conferma una stazionarieta nel Centro e nel Trentino-Alto Adige (47,4%), Friuli-Venezia Giulia

Nord, mentre nel Sud e nelle Isole i dati mostrano ed Emilia-Romagna (46% circa), Piemonte, Val

una maggiore variazione negli anni. L'ascolto dei d'Aosta e Lombardia (45% circa). Molto pili basse,

dibattiti politici mostra, al contrario, una certa di- invece, risultano essere Ie percentuali relative alle

minuzione nelle regioni del Nord e nel Centro e regioni meridionali che, con l'esclusione

una sostanziale stabilita nel Sud e nelle Isole. dell'Abruzzo (33%) e della Sardegna (38%), pre-
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Tavola 7.9 - Persone di 14 anni e pin per tipo di interesse alIa vita politica e regione - Anno 1997 (per
100 persone di 14 anni e pu; della stessa regione)

REGIONI

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Italla

Legge sui
quotidiani notizie

eli politica (a)

45,9
45,2
45,5
47,4
38,8
46,8
48,8
46,4
40,2
42,6
34,0
48,7
33,0
28,0
28,8
26,9
24,1
26,9
26,6
38,0

38,8

Faria almeno Segue spesso
una volta alla Ascolta dibattiti trasmissioni politiche Ha dato soldi
settimana di politici (b) (tribune, dibattiti) a un partito
politica (b) in televisione (a)

36,5 28,5 17,4 2,0
29,8 23,8 . 20,4 2,7
40,7 35,8 21,5 2,7
37,6 23,9 19,0 7,4
42,7 37,5 20,1 2,3
39,3 30,9 21,7 2,1
33,2 26,8 16,8 2,7
37,0 45,0 21,2 7,3
33,3 32,8 21,4 5,6
29,4 33,4 26,4 3,6
27,1 26,1 20,9 2,6
36,0 30,2 21,1 1,9
27,4 30,9 16,4 2,5
24,3 32,4 20,2 1,7
26,2 26,5 12,7 2,3
30,3 32,6 17,2 3,1
24,0 23,4 16,3 2,9
24,2 30,4 16,1 3,9
24,1 26,1 12,4 1,1
31,9 28,2 19,2 2,9

33,6 31,9 18,5 3.0

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per il 1997 i dati sono provvisori); Tempo libero e cultura,
Anno 1995

(a) Anno 1995
(b) Anno 1997

sentano tutte percentuali comprese tra il 24% e il
28% (Tavola 7.9),

Il parlare di politica, specialmente se cia accade
non sporadicamente, e un comportamento pili
diffuso in Lombardia e in Veneto, e questo relati
vamente pili forte interesse per la vita politica
emerge anche dagli alti valori relativi all'ascolto di
dibattiti politici. Le due regioni sono seguite nella
frequenza con cui si parla di politica, da Friuli-Ve
nezia Giulia (39,3%), Emilia-Romagna e Trentino
Alto Adige (37%) e Lazio (36%).

L'ascolto di dibattiti politici e diffuso soprattutto
in Ernilia-Romagna, con un valore (45%) che stacca
di molto quelli di altre regioni (Veneto, 37,5%, Um
bria 33,4%, Molise e Puglia 32%, Friuli-Venezia Giu
lia, Lazio, Abruzzo e Calabria 30%). Il fatto di segui
re trasmissioni televisive di argomento politico e
un comportamento che risulta pili uniformemente
distribuito sul territorio, per quanto in Liguria,
Abruzzo, Basilicata, Calabria (16% circa) e in Cam
pania e Sicilia (12% circa) anche l'interesse per le
trasmissioni politiche in televisione risulta parzial
mente pili basso della media nazionale.
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In Emilia-Romagna e in Trentino-Alto Adige si
riscontrano, inoltre, le quote pili significative di
persone che nel corso dell'anno hanno finanziato
un partito.

I comportamenti di partecipazione politica, in
sintesi, mostrano un legame significativo can Ie
particolarita territoriali (che rimandano a loro vol
ta sia alla diversa configurazione dei sisternipro
duttivi locali, sia alle diverse tradizioni culturali del
le singole regioni), con una leggera variabilita tern
porale connessa alle vicende politiche del Paese,
con il sesso, l'eta e il titolo di studio delle persone.

Il Nord e il Centro si caratterizzano per un ap
proccio pili mediato alla politica, fatto di attenzio
ne e interesse per atti comunicativi (leggere le no
tizie politiche sui giornali, parlare di politica). La
partecipazione a riunioni di partito, a comizi e
cortei e pili diffusa nel Sud e nelle Isole, mentre Ia
vorare gratuitamente per un partito e un compor
tamento che risulta limitato in tutti i contesti re
gionali (valori pili alti, che si attestano tra il 2% e il
2,5%, si registrano solamente in Emilia-Romagna,
in Calabria, in Basilicata, in Sardegna e in Umbria).
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La partecipazione elettorale nelle regioni italiane dal1948 al1996
L'andamento nel tempo della

partecipazione elettorale e un im
portante riferimento per 10 studio
dei comportamenti politici. II feno
meno e stato analizzato a livello
regionale, utilizzando i dati sui ri
sultati delle elezioni politiche pub
blicati dall'Istat e dal Ministero
dell'Interno, sia in termini di manca
ta partecipazione alla consultazio
ne elettorale (i non uotanti rispetto
agli elettori) sia come annullamento
del voto (voti non validi rispetto ai
uotanti). I voti non validi compren
dono sia le schede bianche, che
esprimono una uolonta di non par
tecipazione, sia le schede nulle. Tra
queste ultime vi sono anche quelle
non valide a causa di errori mate
riali dell'elettore, ma che comunque
rappresentano una quota trascura
bile (ad esempio le schede conte
state nelle ultime elezioni politiche
sono circa 1'1%di quelle nulle).

L'andamento temporale della
quota di non votanti e di quella di
voti non validi dal 1948 al 1996
(Figura 7.1) mostra che fino alle
elezioni della VII legislatura com
presa (20 giugno 1976) l'area del
non voto si e mantenuta costante,
compresa tra it 6% e 1'8% per i
non votanti e tra il 2% e il 4% per
i voti non validi. In particolare, nel
periodo tra il 1968 e il 1976, ca
ra tterizza to, rispetto al passato,
da una piu ampia partecipazione
alla vita politica del Paese, si no
ta una lieve tendenza alla diminu
zione dei due indicatori di non vo
to. A partire dalle elezioni del 3
giugno 1979, essi mostrano una
crescita progressiva. La quota di
non votanti passa dal 6,6%
dell'elettorato alle elezioni del 20
giugno 1976 al 1 7,1% in quelle del
21 aprile 1996, con un aumento di
quasi 4,4 punti percentuali nel
quadriennio 1992-96. Nello stes
so periodo, la quota di voti non
validi cresce dal 2, 7% al 7,8% dei
votanti; anche in questa caso si
nota un aumento relativamente
maggiore (pari a 2,4 punti percen
tuali) fra Ie ultime due consulta
zioni elettorali.

Per confrontare la partecipazio
ne elettorale delle elezioni politiche
del 27 marzo 1994 e del 21 aprile
1996 (regolate da un sistema elet-
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torale misto che assegna i 3/4 dei
seggi ad una votazione di tipo mag
gioritario) con quelle del passato
(cbe erano regolate da un sistema
completamente proporzionale), si e
scelto di utilizzare i risultati della
parte maggioritaria della consulta
zione elettorale. CiG ha parzialmen
te influito nella determinazione dei
trend analizzati. Se, infatti, la quota
di non votanti risulta la stessa nella
parte proporzionale e in quella
maggioritaria, quella di voti non oa
lidi einvece leggermentepiu elevata
nella parte maggioritaria (7,2%
contro 6,8% nel 1994 e 7,8% con
tro 7,2% neI1996).

L'allargamento dell 'area del
non voto che si rileva a partire dal
la fine degli anni Settanta pUG es
sere interpretato nei termini di un
progressivo mutamento del com
portamento dell 'elettorato.

L'analisi delle differenze territo
riali mette in luce che le quote mag
giori di non votanti e di voti non ua
lidi sono piu diffuse nelle regioni del
Mezzogiorno, in tutte le consulta
zioni elettorali. In particolare, tran
ne nelle prime due consultazioni del
18 aprile 1948 e del 7giugno 1953,
le regioni caratterizzate da una
maggiore estensione dell'area del
non voto risultano essere il Molise,
la Calabria e la Sicilia. Le regioni in
cui einvece maggiore la partecipa
zione elettorale sono l'Emilia-Ro
magna e la Toscana.

L'evoluzione degli indicatori di
partecipazione elettorale nelle re
gioni pUG essere valutato analiz
zando le variazioni intervenute nei
due intervalli delineati in preceden
za (Tavola 7.10). La regione con
maggiore percentuale di non uo
tanti rispetto agli elettori nelle ele
zioni politiche della prima legisla
tura (18 aprile 1948), e la Valle
d'Aosta (14,5%). Valori elevati, ri
spetto alla media nazionale, si
hanno ancbe in Sicilia, Calabria, e
Campania. Le quote inferiori si
banno invece in Emilia-Romagna
(4, 7%), in Lombardia e nelle regio
ni del Centro, escluso il Lazio. Nel
le elezioni del 20 giugno 1976, tut
te le regioni del Mezzogiorno han
no una percentuale di non votanti
superiore alla media nazionale,
con punte piu elevate in Calabria

(15,4%), Molise e Sicilia. All'estre
mo opposto vi sono Emilia-Roma
gna (2,6%), Toscana, Veneto, Um
bria e Lombardia. Nelle ultime ele
zioni politiche del 21 aprile 1996,
gli elettori che non si sono recati a
votare sono circa un terzo in Ca
labria, Molise e Sicilia, mentre so
no meno di un decimo solo in Emi
lia-Romagna.

La graduatoria delle regioni
muta parzialmente se si analizza
la percentuale di voti non validi ri
spetto ai votanti. Nelle elezioni
politiche del 18 aprile 1948 e an
cora la Valle d'Aosta ad avere la
quota maggiore (6,6%). Valori ele
vati, rispetto alla media naziona
le, si hanno anche in Basilicata
(3,9%) e Calabria. Le quote infe
riori si hanno invece nel Lazio
(1,6%), in Lombardia e in Liguria.
Nelle elezioni del 20 giugno 1976,
tra le regioni del Mezzogiorno,
solo la Sardegna (2,3%) ha un ua
lore inferiore alla media naziona
le. All'estrerno opposto vi so no
Lazio (2,1%), Emilia-Romagna,
Toscana e Umbria. Nelle elezioni
del 21 aprile 1996, i valori piu
elevati si banno in Molise
(19,5%), in Basilicata, in Sicilia e
in Calabria, quelli piu bassi in
Lombardia (5,3%), in Veneto e in
Emilia-Romagna .

Le regioni con una piu bassa
quota di non votanti alle elezioni
del 18 aprile 1948 mostrano una
variazione negativa nel periodo
che intercorre tra questa elezione
e quella del 20 giugno 1976, men
tre quelle con una quota piu alta
presentano una variazione positi
va. Nel secondo periodo conside
rata (dalle elezioni del 20 giugno
1976 a quelle del 21 aprile 1996),
invece, tutte le regioni hanno un in
cremento della percentuale di non
votanti e, in particolare, quelle con
un valore piu basso nel periodo ini
ziale registrano un incremento
maggiore.

Le regioni con basse percentua
li di uoti non validi alle elezioni del
18 aprile 1948 hanno un incremen
to maggiore fino alle elezioni del
20 giugno 1976. Tale tendenza
permane, pur se con una minore
accentuazione, anche nel secondo
periodo considerato.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1997



7. CITTADrNI E QUALITA DELLA VITA SOCIALE: PARTECIPAZIONE, AMBIENT! Dr VITA E RAPPORTO CON I SERVIZI

Tavola 7.10 - Non votanti per 100 elettori in tre elezioni politiche della Camera dei deputati per
regione

DATA DELLE ELEZIONI VARIAZIONE PERCENTUALE

REGIONI Dal 18/04/48 dal 20/06/7618/04/48 20/06/76 21/04/1996 (a) aI20/06/76 aI21/04/96

Piemonte 6,9 4,8 13,8 ~30,4 187,5
Valle d'Aosta 14,5 7,4 16,7 ~49,0 125,7
Lombardia 5,9 4,0 10,7 ~32,2 167,5
Trentino-Alto Adige 6,6 4,3 12,8 ~34,8 197,7
Veneto 6,5 3,7 11,9 ~43,1 221,6
Friuli-Venezia Giulia 7,8 4,2 14,0 ~46,2 233,3
Liguria 8,5 4,9 16,0 ~42,4 226,5
Emilia-Romagna 4,7 2,6 8,7 -44,7 234,6
Toscana 5,3 3,0 11,5 ~43,4 283,3
Umbria 6,0 4,0 12,1 ~33,3 202,5
Marche 5,7 4,2 14,1 ~26,3 '235,7
Lazio 9,7 5,3 14,2 -45,4 167,9
Abruzzo 9,2 10,5 23,0 14,1 119,0
Molise 8,0 14,6 32,2 82,5 120,5
Campania 11,1 11,1 23,9 0,0 115,3
Puglia 6,4 8,4 22,5 31,3 167,9
Basilicata 8,3 11,3 24,9 36,1 120,4
Calabria 11,8 15,4 32,5 30,5 111,0
Sicilia 12,0 14,0 29,2 16,7 108,6
Sardegna 9,9 8,9 22,5 ~1O,1 152,8

Italla 7,8 6,6 17,1 -15,4 159,1

Fonte: Ministero dell'lnterno
(a) Parte maggioritaria

Figura 7.1 - Non votanti per 100 elettori e voti non validi per 100 votanti nelle elezioni della
Camera dei deputati
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7.3 L'associazionismo

In questa sede, vengono analizzati i dati sui
comportamenti di partecipazione associativa pre
senti nel Paese, relativamente alle organizzazioni
sindacali, alle associazioni ecologiste e per i diritti
civili, alle associazioni ricreative e culturali, com
portamenti che, nella loro totalita riguardano il
18% circa della popolazione di 14 anni e pili (8 mi
lioni e 900.000 persone) sul piano della partecipa
zione alle riunioni delle associazioni e del 4,4% (2
milioni e 100.000 persone) su quello delle attivita
svolte per le associazioni.

Le realta regionali pili interessate dai fenomeni
di partecipazione alla vita associativa sono il Tren
tina-Alto Adige (che presenta i valori pili alti per
quasi tutte le situazioni considerate) e le altre re
gioni del Nord-est, mentre in tutte le regioni me
ridionali i valori di partecipazione risultano malta
pili bassi della media nazionale. Un discorso a par
te meritano le Isole, in quanta, per i fenomeni qui
considerati, la Sicilia presenta quasi sempre valori

ancora pili bassi di quelli registrati nelle altre re
gioni del Sud mentre, all'opposto, la Sardegna ten
de ad allinearsi al valore media nazionale (e talora
a superarlo, come nel caso del denaro versato alle
associazioni) (Tavola 7.11).

Scendendo pili nel dettaglio dei singoli feno
meni considerati, il fatto di finanziare un'associa
zione (indicatore in parte pili debole, come gia ri
cordata, ma non per questa poco significativo) e
risultata la pratica pili diffusa tra quelle considerate
(16,7% della popolazione di 14 anni e pili), insieme
all'aver partecipato a riunioni di associazioni cultu
rali, ricreative, di altro tipo (8,5%) a di organizza
zioni sindacali (8,3%); pili ridotte risultano essere
le quote di persone che hanna partecipato a riu
nioni di associazioni professionali a di categoria
(5,3%) a che hanna svolto attivita gratuita per as
sociazioni non di volontariato (3,2%).

Le incidenze pili elevate di chi ha finanziato
un'associazione si ritrovano in Trentino-Alto Adi
ge (27,1%) e in Ernilia-Romagna (26,7%), mentre su
valori leggermente inferiori si attestano la Tosca-

Tavola 7.11 - Persone di 14 anni e pin per tipo di attivita associativa e regione - Anno 1997 (a) (per 100
persone di 14 anni e pitl della stessa regione)

HA PARTECIPATO A RIUNIONI DI HA SVOLTO ATTIVITA' GRATUITA Ha dato
associazioni associazloni associazioni organizzazioni per associazioni per un soldi ad una
ecoiogiche, cuiturali, professionali 0 sindacali non di sindacato associazione

REGIONI per i diritti civili, ricreative 0 di di categoria voiontariato
per la pace altro tipo

Piemonte 1,3 8,5 5,4 7,6 2,9 1,4 16,6
Valle D'Aosta 2,8 11,2 6,9 8,1 4,1 1,1 16,4
Lombardia 2,3 9,7 6,3 8,9 3,5 1,3 21,6
Trentino-Alto Adige 3,1 20,1 9,7 10,1 7,5 1,0 27,1
Veneto 2,2 14,1 9,1 12,2 5,5 1,8 24,1
Friuli-Venezia Giulia 1,9 14,9 7,1 8,4 5,4 1,4 23,8
Liguria 0,8 6,3 4,5 6,8 2,3 1,6 15,3
Emilia-Romagna 1,8 11,1 6,7 13,1 4,6 2,2 26,7
Toscana 1,8 8,6 5,0 10,1 3,8 1,7 24,4
Umbria 1,3 8,4 4,9 7,7 3,4 1,5 17,3
Marche 2,2 7,8 5,1 7,7 2,7 1,1 14,2
Lazio 1,0 5,3 3,5 6,1 2,0 1,0 11,1
Abruzzo 1,5 7,5 4,1 7,4 2,8 1,2 11,7
Molise 1,2 6,0 5,4 7,1 1,9 1,5 10,0
Campania 0,9 5,4 3,1 6,4 2,1 1,3 10,1
Puglia 1,2 6,8 4,8 7,2 2,3 1,3 10,5
Basilicata 0,8 5,0 4,4 9,0 1,9 1,8 11,9
Calabria 1,7 8,5 4,5 5,5 3,1 1,6 11,3
Sicilia 0,7 5,6 3,2 6,5 1,7 1,3 6,8
Sardegna 1,8 8,1 5,0 8,2 3,4 1,9 17,2

Italla 1,6 8,5 5,3 8,3 3,2 1,4 16,7

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori
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na, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e la Lombar
dia (con valori compresi tra il 21% e il 24% circa).
Se il Trentino-Alto Adige spicca in testa alla gra
duatoria per cia che concerne anche la partecipa
zione a riunioni di associazioni culturali (20,1% ri
spetto all'8,5% in media nel Paese), per il coinvol
gimento nelle riunioni delle organizzazioni sinda
cali e l'Emilia-Romagna la regione con il valore pili
alto 03,1%), seguita dal Veneto 02,2%).

La partecipazione aile riunioni di associazioni
ecologiste, per i diritti civili 0 per la pace risulta in
generale molto contenuta 0,6%); Ie uniche regioni
che mettono in evidenza un livello leggermente pili
alto di partecipazione sono il Trentino-Alto Adige,
la Valle d'Aosta, la Lombardia, il Veneto e Ie Marche.

Lo scenario descritto conferma I'immagine di
una diffusione pili estesa dei comportamenti asso
ciativi nel Nord in generale e nel Nord-est in parti
colare, da mettere in relazione con pili alti livelli di
rapporto con Ie istituzioni e con maggiore sensi
bilita civica da parte delle popolazioni locali, con
fermata anche dai pili alti livelli di partecipazione
politica.

Aspetto sicuramente da considerare qualora si
voglia analizzare il rapporto tra associazionismo,
tessuto sociale e cittadinanza e la tipologia del co
mune di residenza. Da questo punto di vista
emerge chiaramente come i processi di coinvol
gimento, rappresentanza e costruzione di iden
tita collettive a questa livello sociale si realizzino
in misura maggiore nei centri urbani di medie di
mensioni, i quali sembrano costituire un conte
sto particolarmente favorevole allo sviluppo di
forme intermedie di organizzazione degli inte
ressi e dei bisogni di gruppi sociali, culturali ed
economici.

Tutti gli indicatori di partecipazione relativi ai
centri delle aree metropolitane risultano in assolu
to i pili bassi. In particolare, il tasso di partecipa
zione alle riunioni di associazioni culturali nei co
muni di me die dimensioni 00.000-50.000 abitanti)
e del 9,1%, e in quelli piccoli (2.000-10.000) sale ul
teriormente al 10,2%. Anche I'azione di finanziare
un'associazione risulta malta pili diffusa tra gli abi
tanti dei comuni intermedi e di quelli pili piccoli
06%-20% circa). La partecipazione alle riunioni
sindacali e sovrarappresentata nelle periferie delle
aree metropolitane e nei comuni medi e medio
piccoli. Le riunioni di associazioni professionali 0

di categoria risultano pili frequentate nei comuni
piccoli e medi; I'unica attivita per cui si distinguo-
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no i comuni piccolissimi e quella svolta gratuita
mente per associazioni non di volontariato.

Una simile configurazione conferma il fatto
che, per 10 meno nel periodo considerato, i mec
canismi di rappresentanza dei bisogni e degli inte
ressi trovano maggior spazio in quei contesti dove
sana meno accentuati i fenomeni di atomizzazio
ne e individualismo da un lata (la grande metropo
Ii) e dall'altro dove la socializzazione spontanea in
terpersonale e assicurata dalla ridotta dimensione
del contesto relazionale (i comuni piccolissimi).

I dati a disposizione (relativi al periodo 1993
1997) consentono di valutare I'evoluzione nel tem
po dei fenomeni di associazionismo e mostrano
che la partecipazione alla vita associativa e un fe
nomena strutturale, che subisce lievissime modi
ficazioni nel corso degli anni considerati anche
all'interno delle aree regionali.

II coinvolgimento nella vita associativa e pili
frequente nella popolazione tra i 35 e i 54 anni do
ve, per tutte Ie attivita e i comportamenti qui con
siderati, si sana registrate Ie percentuali di parte
cipazione pili alte. La partecipazione associativa
risulta maggiormente caratterizzata in sensa ma
schile in quanta per tutte Ie dimensioni analizzate
e quasi in tutte Ie fasce di eta, gli uomini sana pro
porzionalmente pili rappresentati delle donne.
Lo scarto pili significativo a favore degli uomini si
registra nelle fasce di eta centrali C35-54 anni),
specialmente per cia che riguarda la partecipa
zione alle riunioni delle organizzazioni sindacali
(Tavola 7.12).

Rispetto alla condizione professionale, e coe
rentemente can i dati relativi all'eta, la maggiore
concentrazione di persone coinvolte nell'associa
zionismo si ha tra gli occupati (per tutte Ie attivita
considerate) e, in secondo luogo, tra gli studenti
(per tutte Ie attivita ad esclusione della partecipa
zione alle riunioni di associazioni professionali 0 di
categoria e del finanziamento ad un'associazione).

Un discorso a parte merita il titolo di studio, in
quanta risulta evidente (Tavola 7.13) la relazione
positiva tra pili alto titolo di studio e partecipazio
ne. Per ognuna delle dimensioni considerate e fa
cile notare il calo progressivo che si registra pas
sando dai laureati aile persone can la sola licenza
elementare a senza alcun titolo di studio. Riconsi
derando Ie osservazioni iniziali suI rapporto tra
sensa della cosa pubblica e associazionismo, e
pensabile che avere livelli di istruzione pili elevati
si accompagni ad una maggiore consapevolezza
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Tavola 7.12 - Persone di 14 anni e pill per tipo di attivita associativa, eta e sesso - Anno 1997 (a) (per
100 persone della stessa eta e della stesso sesso)

HA PARTECIPATO A RIUNIONI Dr HA SVOLTO
ATTIVITA' GRATUITA Ha dato

CLASSI Dr assoclazioni associazioni associazioni organizzazioni per associazioni per un soldiad una
ETA' ecologiche, culturali, professionali 0 sindacali non di sindacato associazione
(anni) per i diritti civili, ricreative 0 di di categoria volontariato

per la pace altro tipo

MASCHI

14-17 2,1 10,5 1,0 1,3 2,9 0,2 7,2
18-19 2,4 12,7 2,7 1,4 4,9 0,7 9,4
20-24 2,0 10,5 3,4 3,6 4,0 0,4 11,2
25-34 1,6 10,2 7,8 12,1 3,8 1,6 17,2
35-44 2,3 11,8 12,7 20,6 5,0 4,5 24,4
45-54 2,4 12,1 12,5 19,9 5,5 4,7 24,3
55-59 1,7 10,8 9,1 13,2 5,3 3,0 21,1
60-64 1,0 9,0 4,9 9,5 2,8 2,4 17,7
65-74 0,6 6,6 3,3 6,1 2,1 1,3 14,2
75 e pili 0,6 4,2 1,4 3,8 0,8 0,9 10,0

Totale 1,7 10,1 7,5 11,9 4,0 2,5 17,8

FEMMINE

14-17 2,8 13,5 1,9 0,8 2,5 0,0 9,4
18-19 4,3 12,4 2,0 1,2 5,0 12,2
20-24 2,1 11,7 3,8 2,3 4,3 0,2 13,4
25-34 1,9 8,0 5,0 6,8 2,9 0,6 17,5
35-44 1,8 8,5 5,6 10,4 3,4 0,9 20,3
45-54 1,2 6,7 4,0 8,3 2,7 0,9 19,2
55-59 0,7 6,1 2,3 4,3 1,9 0,3 16,9
60-64 0,6 3,6 0,6 2,0 1,3 0,2 14,8
65-74 0,4 3,7 0,5 1,0 1,2 0,3 12,5
75 e pili 0,0 1,6 0,1 0,7 0,3 0,1 8,0

Totale 1,4 7,0 3,1 5,0 2,5 0,5 15,6

MASCHI E FEMMINE

14-17 2,4 11,9 1,4 1,1 2,7 0,1 8,2
18-19 3,3 12,5 2,4 1,3 5,0 0,4 10,7
20-24 2,0 11,1 3,6 2,9 4,1 0,3 12,3
25-34 1,7 9,1 6,4 9,4 3,3 1,1 17,4
35-44 2,1 10,2 9,2 15,5 4,2 2,7 22,4
45-54 1,8 9,3 8,2 14,0 4,1 2,7 21,7
55-59 1,2 8,4 5,6 8,6 3,5 1,6 18,9
60-64 0,8 6,3 2,7 5,6 2,1 1,3 16,2
65-74 0,5 5,0 1,8 3,3 1,6 0,7 13,2
75 e pili 0,2 2,6 0,6 1,9 0,5 0,4 8,8

Totale 1,6 8,5 5,3 8,3 3,2 1,4 16,7

Fonte: Istat, Indaginc multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori

delle problematiche relative alla dimensione pub
blica e, inoltre, favorisca un coinvolgimento diret
to in situazioni, quali quelle offerte dalla vita asso
ciativa, dove e possibile presentarsi come interlo
cutori dei politici e degli amministratori locali.

La geografia della partecipazione alla vita asso
ciativa risulta quindi molto diversificata e risente
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della diversa diffusione di forme cooperative ed
associative nel corso del tempo nei diversi territo
rio Di cia rimane ancora traccia nei comportamen
ti della popolazione e la riflessione sui rapporti tra
societa civile ed istituzioni deve tenere conto di
questa stratificazione culturale formatasi nel corso
del tempo.
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Tavola 7.13 - Persone di 14 anni e pin per titolo di studio e tipo di artrvita associativa - Anno 1997 (a)
(per 100 persone di 14 anni e piic con to stesso tipo di studio)

TITOLO DI STUDIO
TIPO DI Laurea Superiori Medie Elementari, Totale
ATTIVITA' ASSOCIATIVA nessun titolo

Ha partecipato a riunione di associazioni
ecologiche, per i diritti civili, per la pace 4,5 2,6 1,4 0,2 1,6

Ha partecipato a riunione di associazioni
culturali, ricreative a di altro tipo 21,0 13,6 7,5 2,9 8,5

Ha partecipato a riunione di associazioni
professionali 0 di categoria 20,5 7,9 4,0 1,4 5,3

Ha data soldi ad un'associazione 31,8 23,0 14,6 10,8 16,7
Ha partecipato a riunioni di organizzazioni

sindacali 14,7 11,1 8,5 4,5 8,3
Ha svolto attivita gratuita per associazioni

non di volontariato 6,4 5,0 3,1 1,2 3,2
Ha svolto attivita gratuita per un sindacato 3,0 2,1 1,3 0,7 1,4

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori

7.4 II volontariato

7.4.1 II volontariato diffuso

Nell'ambito di una riflessione sul rapporto tra
societa civile, istituzioni, rete dei servizi e livello di
attenzione da parte dei cittadini alla dimensione
della vita collettiva, il volontariato si presenta or
mai da anni, nel quadro pili generale delle varie
forme associative, come uno dei fenomeni pili in
teressanti da studiare nelle realta locali.

Soprattutto in relazione alle trasformazioni che
stanno interessando il nostro sistema di welfare,
10 sviluppo delle forme di attivita volontarie da
parte dei cittadini ha assunto un ruolo centrale nel
dibattito circa le strategie di intervento e sostegno
nei riguardi dei soggetti e delle situazioni pili mar
ginali. II volontariato, nella grande maggioranza dei
casi, rivolge infatti la sua attenzioni e offre il suo
sostegno a soggetti debali che necessitano di aiuti
specifici, per soddisfare bisogni ed esigenze il pili
delle volte disattesi dall'offerta dei servizi presen
te sul territorio.

Proprio per questa sua caratteristica, il dibattito
sul terzo settore in generale e sul volontariato in
particolare si e spesso concentrato sul tipa di fun
zione che Ie associazioni e i gruppi di volontariato
possono assumere rispetto al sistema di offerta di
servizi pubblici a privati, funzione che, a seconda
delle diverse realta territoriali e del diverso livello
qualitativo e quantitativa dei servizi, puo divenire di
sostituzione, di integrazione a di mera coesistenza.
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A partire da queste considerazioni, la diffusione
del volontariato sul territorio diviene un indicato
re della propensione dei cittadini a prender parte
alla vita civile e a Farsi carico di problerni e bisogni
collettivi e, quindi, del pili alto sensa di responsa
bilita e interesse verso la dimensione pubblica.

II tentativo di misurare la consistenza del vo
lontariato nelle diverse zone del Paese deve parti
re dalla considerazione che il fenomeno, per sua
intima natura, presenta differenti gradi di istitu
zionalizzazione e comunque diverse modalita di
rapporto can il soggetto pubblico. I dati a dispo
sizione dell'Istat riguardano sia il numero di asso
ciazioni di volontariato iscritte ai registri regionali
(1. 266/91) e la conseguente stima del numero di
volontari che operano in queste associazioni
(as petti su cui si concentra il paragrafo dedicato
alle organizzazioni di volontariato in Italia), sia il
numero di volontari presenti nella popolazione, a
prescindere dal fatto che queste persone facciano
a meno parte di associazioni iscritte ai registri re
gionali.

A questa riguardo, i dati delle indagini "multi
scopo" sulle famiglie mettono in evidenza che il
numero di persone impegnate in attivita gratuite
per associazioni a gruppi di volontariato in Italia si
presenta abbastanza stabile a partire dal 1993,
oscillando tra i 3 milioni e. mezzo e i 3 milioni
800.000 volontari. Cia conferma che il volontaria
to si avvia ad essere una componente strutturale
del panorama sociale del Paese.
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Rispetto al sesso e all'eta dei volontari, si puo
notare che il tasso di coinvolgimento delle donne
supera quello degli uomini nelle fasce di eta che
vanno dai 14 ai 24 anni. Gli uomini risultano pro
porzionalmente pili numerosi soprattutto tra i 35
e i 54 anni 00% circa, rispetto all'8% delle donne).
E importante sottolineare che circa 2 milioni
100.000 persone risultano avere un'eta compresa
tra i 25 e i 54 anni (Tavola 7.14).

Uno degli aspetti pili interessanti delle analisi
sul mondo del volontariato riguarda l'assiduita con
cui le persone svolgono le proprie azioni di vo
lontariato. Una quota pari al 3% della popolazione
di 14 anni e pili (circa 1 rnilione 500.000 persone, il
40,8% dei volontari) svolge attivita di volontariato
almeno una volta alla settimana, e altre 850;000
persone (il 23,7% dei volontari) si impegnano una
o pili volte al mese.

Einoltre molto interessante notare come l'assi
duita dell'impegno (svolgere l'attivita volontaria al
meno una volta a settimana) riguardi soprattutto le
donne tra i 18 e i 34 anni, si attesti sulla stessa quo
ta di volontari tra i 35 e i 44 anni e torni ad essere
significativamente pili diffusa tra le donne oltre i
44 anni.

Rispetto al titolo di studio si e rilevata una signi
ficativa presenza di persone volontarie tra i laurea
ti 03%); l'incidenza scende progressivamente al
calare del titolo di studio posseduto: si passa dal

10,6% per chi ha un diploma di scuola superiore, al
7,6% per chi possiede il diploma di scuola media
inferiore e al 3,1% per chi ha solamente la licenza
elementare 0 nessun titolo. Ovviamente, tenuto
conto della distribuzione dei titoli di studio
nell'intera popolazione, qualora si consideri il to
tale dei volontari la composizione percentuale in
tema per titolo di studio mette in evidenza una
maggioranza di persone con diploma di scuola
media inferiore (circa il 38%) 0 superiore (circa il
37%), mentre i laureati risultano essere circa 1'11%
del totale dei volontari.

II volontariato risulta inoltre essere pili diffuso tra
gli occupati (8,8%) e in particolare tra i dirigenti, gli
imprenditori e i liberi professionisti 01,7%), tra i di
rettivi, i quadri e gli intermedi (10,2%) e tra gli stu
denti 00,8%), tra cui risaltano in particolare Ie don
ne 02,2% rispetto al 9,3% degli studenti maschi).

Poter "fare qualcosa di utile" e risultata la moti
vazione pili frequentemente indicata (da circa 1
milione e 800.000 volontari), e in secondo luogo
seguire una "scelta di fede" e "dare senso alla vita"
impegnandosi per gli altri (circa 900.000 volontari
per ciascuna di queste due motivazioni); viene an
che segnalato da circa 800.000 volontari il fatto che
"Iavorare insieme agli altri e un valore di per se"
(ogni volontario poteva dare pili risposte).

Si mette in luce, inoltre, una significativa diver
sificazione della presenza del volontariato sul ter-

Tavola 7.14 - Persone di 14 anni e pili che hanno, svolto attivita gratuita per associazioni di volonta
riato, per classi di eta e sesso - Anno 1997 (a)

MASCHI FEMMINE MASCHI E FEMMINE
CLASSIDI
ETA Totale (b) A1meno Una 0 Totalc (b) Almeno Una 0 TOlale (b) A1meno Una 0
(anni) 1 volta piu volte 1 volta piu volte 1 volta piu volte

a settimana (c) al mese(c) a settimana (c) al mese(c) a setrimanaic) al mese(c)

14-17 5,7 40,5 16,1 7,6 32,0 24,8 6,6 35,9 20,8
18-19 9,1 33,5 29,0 11,2 56,3 14,6 10,1 45,7 21,3
20-24 8,5 41,2 18,8 11,1 52,2 17,2 9,9 47,5 17,9
25-34 8,5 32,9 26,0 7,5 45,3 22,5 8,0 38,7 24,4
35-44 10,1 34,7 24,9 8,0 35,6 24,0 9,0 35,1 24,5
45-54 10,3 32,9 26,1 8,1 47,1 21,3 9,2 39,3 23,9
55-64 7,9 36,3 29,5 5,2 43,0 31,4 6,5 39,0 30,3
65 e pili 3,7 46,4 24,5 2,7 69,6 16,8 3,1 58,1 20,6

Totale 8,0 35,9 25,1 6,7 46,3 22,0 7,3 40,8 23,7

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quatidiana
(a) Dati provvisori
(b) Per 100 persone dello stesso sesso e della stessa eta
(c) Per 100 persone dello stesso sesso e della stessa eta che hanno svolto attivita di volontariato
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Tavola 7.15 - Persone di 14 anni e pili che hanno svolto attivita gratuita per associazioni di volonta
riato per regione - Anni 1993-1997 (per 100 persone di 14 anni e pill della stessa regione)

REGIONI 1993 1994 1995 1996 1997

Piemonte 8,7 8,4 9,8 7,4 8,4
Valle d'Aosta 8,9 9,5 12,2 10,6 9,2
Lombardia 8,8 10,1 9,6 11,2 9,5
Trentino-Alto Adige 18,5 18,0 22,1 20,8 19,6
Veneto 11,0 11,4 10,3 12,3 12,3
Friuli-Venezia Giulia 9,7 7,4 12,1 11,0 9,6
Liguria 5,9 6,3 7,2 7,5 6,7
Emilia-Romagna 8,4 7,7 11,1 10,0 9,5
Toscana 9,1 9,3 9,4 9,0 8,5
Umbria 3,7 6,7 7,1 7,6 7,4
Marche 5,2 6,6 6,6 7,5 5,8
Lazio 4,4 4,3 4,0 4,0 4,3
Abruzzo 4,6 4,9 3,1 4,6 5,4
Molise 5,3 4,2 4,9 3,7 4,1
Campania 4,0 4,0 4,3 4,9 4,1
Puglia 5,6 5,3 5,1 5,5 5,8
Basilicata 4,2 4,2 3,5 5,0 4,1
Calabria 4,2 3,5 4,7 5,3 4,2
Sicilia 2,3 3,8 4,2 4,4 3,6
Sardegna 6,2 8,0 8,2 8,2 7,0

ltalia 6,9 7,2 7,6 7,9 7,3

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per il 1997 i dati sono provvisori)

ritorio che si accompagna con una diversa evolu
zione nel tempo.

La frequenza pili alta di volontari si registra in
Trentino-Alto Adige (20% circa) e in Veneto
02,3%), seguite a breve distanza dal Friuli-Venezia
Giulia, dalla Lombardia e dall'Emilia-Romagna
(9,5% circa); i valori pili bassi (tra il 3,6 e il 4,2%) si
registrano in Sicilia, in Calabria, in Basilicata, in
Campania e in Molise (Tavola 7.15),

Con riferimento agli anni che vanno dal 1993 al
1997, si puo notare come il 1995 sia stato l'anno in
cui si e registrata la massima incidenza di volontari
in Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Val
d'Aosta, Emilia-Romagna e Toscana, mentre per il
Veneto l'andamento risulta pili costante e in lieve
crescita negli ultimi due anni. Tra Ie regioni meri
dionali va segnalato illieve aumento per l'Abruzzo
e la Puglia. Comunque, i livelli medi delle regioni
meridionali restano significativamente al di sotto
di quelli delle regioni settentrionali dove, nel com
plesso, e a parte lievi variazioni annuali, il volonta
riato risulta molto pili radicato e diffuso.

Anche rispetto all'assiduita dell'impegno le di
stribuzioni regionali mettono in luce differenze
non trascurabili tra le varie realta territoriali per
cui si va, ad esempio, dalla situazione della Sicilia,
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dove tra i volontari presenti (3,6%) pili della meta
offre il suo impegno almena una volta a settimana,
della Puglia, della Lombardia e della Liguria (con
valori prossimi al 45%) a quelle del Trentino-Alto
Adige, del Friuli-Venezia Giulia, dell'Umbria, delle
Marche e della Sardegna dove la quota degli "assi
dui" si attesta intorno al 30% del totale dei volonta
ri presenti nella rispettiva regione (Tavola 7.16 e
Figura 7.2).

I dati sull'assiduita dimostrano, come risulta
chiaro dal confronto con i dati relativi alle orga
nizzazioni di volontariato, che vengono com
mentati pili avanti, che la distanza tra volontariato
diffuso e volontariato interno alle organizzazioni
istituzionalizzate e molto significativa e richiede
ulteriori approfondimenti sul piano delle analisi,
finalizzati a mettere in luce in che misura tale di
scordanza sia dovuta alla diversa tempistica con
cui sono state approvate le leggi regionali sul vo
lontariato, agli orientamenti stessi di alcuni setto
ri del volontariato, probabilmente poco interes
sati ai processi di istituzionalizzazione 0 ad altri
motivi.

Dal 1997, inoltre, si dispone di dati sull'origine,
religiosa 0 non, delle associazioni 0 dei gruppi in
cui i volontari si impegnano. La maggioranza delle
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Tavola 7.16 -Persone di 14 anni e pili che hanno svolto attivita gratuita per associazioni di volontariato per regio
ne e per frequenza con cui hanno svolto I'attivita - Anno 1997 (a)

SVOLGONO ATTIVITA
GRATUITA Dr VOLONTARIATO

REGIONI Totale (b) Almena 1 volta Una a pill volte
a settimana(c) al meserc)

Piemonte 8,4 42,5 23,9
Valle d'Aosta 9,2 23,0 38,8
Lombardia 9,5 45,9 21,3
Trentino-Alto Adige 19,6 29,8 29,7
Veneto 12,3 35,9 24,1
Friuli-Venezia Giulia 9,6 32,2 23,6
Liguria 6,7 44,7 18,2
Emilia -Romagna 9,5 42,5 26,8
Toscana 8,5 35,4 23,3
Umbria 7,4 32,4 20,4
Marche 5,8 33,3 28,7
Lazio 4,3 40,8 26,0
Abruzzo 5,4 41,0 21,4
Molise 4,1 41,8 23,3
Campania 4,1 42,4 27,0
Puglia 5,8 46,9 21,9
Basilicata 4,1 37,2 25,9
Calabria 4,2 38,3 27,7
Sicilia 3,6 52,3 15,6
Sardegna 7,0 32,9 24,4

Halla 7,3 40,8 23,7

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori
(b) Per 100 persone di 14 anni e pili della stessa regione
(c) Per 100 persone di 14 anni e pili della stessa regione che hanno svolto attivita di volontariato

persone che svolgono attivita di volontariato 10
fanno per gruppi non religiosi. Si tratta di un dato
che varia sensibilmente nelle diverse realta regio
nali, per cui a livello generale nel Nord e nel Centro
prevalgono percentualmente le persone che han
no dichiarato di svolgere attivita di volontariato in
associazioni non religiose (con punte del 73,1% in
Liguria, del 72,6% in Val d'Aosta, del 65% in Trenti
no-Alto Adige e del 57,2% in Emilia-Romagna,
mentre nel Veneto le percentuali si equivalgono e
nel Lazio sono pili numerose Ie persone impegna
te in associazioni religiose). Nelle regioni meridio
nali, invece, la situazione risulta pili variegata, con
una prevalenza di partecipazione .in associazioni
religiose in Puglia, Sicilia, e Molise (Tavola 7.17).

Rispetto al sesso e all'eta dei volontari, il coin
volgimento in associazioni di ispirazione religiosa
e pili diffuso tra i giovani (tra i 14 e i 17 anni i ragaz
zi e le ragazze che svolgono attivita di volontariato
si rivolgono essenzialmente all'associazionismo re
ligioso) e in genere tra le donne dai 45 anni in suo

Le motivazioni che spingono a svolgere attivita
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di volontariato, l~ persone con cui si viene a con
tatto quando si presta il proprio aiuto nelle asso
ciazioni e le attivita svolte variano in modo signifi
cativo tra chi si impegna in associazioni di ispira
zione religiosa e chi invece opera in associazioni
non religiose.

"Fare qualcosa di utile" (56,7%) e "il piacere di
stare con la gente" (29%) sono le due motivazioni
che contraddistinguono maggiormente i volontari
di associazioni non religiose, mentre tra chi lavora
in associazioni di ispirazione religiosa si fa volon
tariato perche e "una scelta di fede" (43,7%), per
"fare qualcosa di utile" (47,7%) 0 perche in tal mo
do si da "senso alla vita" (31%). Tra questi ultimi vo
lontari i contatti pili frequenti si hanno (oltre che
con i cittadini in genere) con anziani e minori, e il
lavoro principale e stato indicato come "aiuto ge
nerico" e "animazione". Chi invece lavora in asso
ciazioni non religiose incontra soprattutto "citta
dini in genere" e il tipo di attivita prestata riguarda
l'aiuto generico , l'aiuto in denaro, il donare il san
gue e il ricoprire una carica sociale nell'associazio
ne (Tavola 7.18).
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Figura 7.2 - Persone di 14 anni e pin che hanno svolto attrvita gratuita per associazioni di volon
tariato per regione efrequenza con cui hanno svolto I'attivita - Anno 1997 (a) (per 100
persone di 14 anni e pill della stessa regione)

Trentino-AltoAdige~~~~~::::~~~iiiiiiiJ19,7-l
Veneto1
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Toscana
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Umbria
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Abruzzo

Molise

LaZiOI!~~~~IJj",--+ -+- +-__JCalabria
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Campania
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ltalla

a

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori

Eilil ~~~~~n~na volta a

• Una 0 piu volte al mese

III Piu raramente

o n.r.

II volontariato si presenta quindi come un fe
nomeno molto differenziato sul territorio, rna
dotato ormai di una sua solida consistenza che
10 fa apparire come una componente struttural
mente legata alle realta .locali e poco influenza
bile da eventi congiunturali. La significativa di
stanza tra volontariato diffuso e quello inserito
in organizzazioni iscritte agli albi regionali met
te in evidenza la problematica relativa al rap
porto con le istituzioni. Se la diffusione di atti
vita volontarie pUG essere considerata un segna
le di interesse per la cosa pubblica e per i biso
gni della popolazione (e quindi, indirettamente,
un'attestazione di senso civico), il rapporto tra
volontariato e istituzioni rimane indubbiamente
un fenomeno da studiare ulteriormente, sia
quando esso si inserisce nel quadro previsto dal
la legge, sia quando si esprime anche al di fuori
del quadro normativo, sia quando non esiste per
semplice ritardo di applicazione 0 per rifiuto
ideologico.
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7.4.2 Le organizzazioni di volontariato

Abbiamo visto che la partecipazione associati
va assume varie forme: da quelle spontanee diffuse
sul territorio e non istituzionalizzate a quelle piu
organizzate che si caratterizzano per un rapporto
definito can le istituzioni. Nel caso del volontaria
to e particolarmente importante, per il malo di
sostegno che svolge a livello sociale, ricomporre il
quadro osservando non solo i comportamenti
partecipativi della popolazione, rna anche le carat
teristiche delle organizzazioni. L'associazionismo
nell'ambito del volontariato ha conosciuto, nel
nostro Paese, un'evoluzione assai rapida a partire
dalla seconda meta degli anni '80, in coincidenza
can la crisi della stato sociale e can il mutare delle
forme della partecipazione politica e sociale. Un
ulteriore sviluppo si e verificato nei primi anni '90,
in virtu della fase legislativa iniziata can l'approva
zione della legge quadro n.266/1991 sulle associa
zioni di volontariato. II crescente interesse istitu-
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Tavola 7.17 - Persone di 14 anni e pili che hanno svolto attivita gratuita per associazioni di volonta
riato per regione e per tipo di associazione - Anno 1997 (a)

SVOLGONO ATTIVITA GRATUITA Dr VOLONTARIATO
REGIONI Totale (b) IN ASSOCIAZIONI Dr ISPIRAZIONE (c)

non religiosa religiosa

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

ltalia

8,4
9,2
9,5

19,6
1'2,3
9,6
6,7
9,5
8,5
7,4
5,8
4,3
5,4
4,1
4,1
5,8
4,1
4,2
3,6
7,0

7,3

56,6
72,6
53,4
65,0
48,3
53,2
73,1
57,2
53,5
51,3
54,3
40,7
52,0
41,9
52,3
35,3
44,6
50,0
36,2
52,7

51,8

40,2
25,0
42,1
33,7
48,5
40,5
23,5
39,3
40,2
37,3
41,6
56,4
44,3
54,8
41,4
61,1
42,9
47,2
58,4
42,2

44,0

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori
(b) Per 100 persone di 14 anni e pili della stessa regione
(c) Per 100 persone di 14 anni e pili della stessa regione che hanno svolto attivita di volontariato

zionale nei confronti delle organizzazioni senza
scopo di lucro si e concretizzato anche in altre ini
ziative legislative, quali la legge sulle cooperative
sociali (n.381/199l), la legge sulle associazioni
sportive (n.398/199l), le leggi regionali emanate in
questo campo e, pili recenternente, il decreto le
gislativo n.460/1997 sulle organizzazioni non lu
crative di utilita sociale (ONLUS).

L'opera di regolazione normativa del fenome
no ha contribuito a rendere pili agevoli e struttu
rati i rapporti tra associazionismo e istituzioni
pubbliche ed ha anche permesso, come ulteriore
effetto, di apprezzare in modo pili adeguato ri
spetto al passato l'entita e la distribuzione suI ter
ritorio delle associazioni. Gli albi regionali e pro
vinciali costituiscono, infatti, le fonti istituzionali
attualmente pili affidabili per il monitoraggio del
fenomeno, anche se offrono soltanto uno spacca
to dell'universo assai vario ed eterogeneo delle
forme organizzative presenti nel Paese.

Le organizzazioni di volontariato che alla fine
del 1995 risultavano iscritte ai registri regionali isti
tuiti ai sensi della legge n.266/1991 erano 8.343 e si
concentravano soprattutto in quattro regioni:
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Lombardia (20,2%), Toscana 06,1%), Emilia-Ro
magna 02,2%) e Veneto 00,5%). Nel compiesso,
il 63% delle organizzazioni era iscritta nei registri
delle regioni settentrionali.

Le organizzazioni di volontariato assumono
quattro profili organizzativi tipici: il 45% dichiara
di non essere articolato in sedi periferiche e di
non appartenere ad alcun gruppo pili allargato,
configurando le "organizzazioni indipendenti";
il 34% puo essere compreso nelle "organizzazio
ni di base", le quali, pur non essendo articolate
territorialmente, appartengono a gruppi orga
nizzativi pili allargati; 1'8,4% risulta essere costi
tuito da "organizzazioni capofila", articolate in
pili sedi periferiche anche con autonomia di bi
lancio, senza riferirsi a gruppi pili allargati; il
12,6%, infine, e formato da "organizzazioni in
termedie", poiche si articolano verso il basso in
pili sedi periferiche e, contemporaneamente,
fanno parte di gruppi allargati di organizzazioni
di volontariato.

Va peraltro notato che, a partire dalle organiz
zazioni costituitesi nei primi anni sessanta, la quo
ta di quelle che si collegano a strutture pili ampie
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Tavola 7.18 - Persone di 14 anni e pill che hanno svolto attfvita gratuita di volontariato per tipo di
ispirazione dell'associazione, motivazioni per cui svolgono attivita di volontariato, per
sone con cui vengono in contatto e attivita svolta nell'associazione - Anno 1997 (a) (per
100 persone di 14 anni e pill che suolgono attiuitd gratuita di uolontariato)

ISPIRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

NON RELIGIOSA RELIGIOSA TOTALE

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

MOTIVAZIONI
Fare qualcosa di utile 55,3 58,7 56,7 49,5 46,4 47,7 50,4 50,2 50,3
Stare con la gente 28,9 29,2 29,0 23,8 28,9 26,7 25,6 28,0 26,8
Dare senso alia vita 20,4 21,8 20,9 28,9 32,6 31,0 22,5 26,7 24,5
Scelta di fede 8,2 9,7 8,8 38,8 47,7 43,7 19,1 29,0 23,8
Lavorare con gli altri e
un valore di per se 20,9 27,4 23,6 21,4 24,2 23,0 20,1 24,8 22,3

PER50NE CON CUI 51
VIENE A CONTATTO
Cittadini in genere 51,2 36,9 45,4 45,9 32,5 38,4 46,8 33,3 40,4
Anziani 18,5 24,8 21,1 22,9 31,1 27,5 19,3 27,2 23,1
Membri del gruppo 24,0 18,6 21,8 25,0 19,7 22,0 23,2 18,5 21,0
Minori 9,7 17,2 12,8 22,5 29,3 26,3 13,9 22,9 18,2
Malati 17,2 23,5 19,8 17,9 18,0 18,0 16,7 19,8 18,2
Portatori di handicap 13,5 18,0 15,3 17,6 19,1 18,4 14,4 17,9 16,1
Giovani in disagio 10,2 11,2 10,6 14,6 12,5 13,4 11,4 11,5 11,5

ATTIVITA 5VOLTA
Aiuto generico 13,3 25,7 18,3 ' 21,0 34,0 28,3 15,5 29,1 21,9
Aiuti in denaro 15,7 18,4 16,8 16,7 16,4 16,6 15,3 16,7 16,0
Animazione 7,9 11,8 9,5 21,4 25,6 23,8 12,5 18,5 15,4
Coordinamento lavoro gruppo 15,2 12,1 13,9 20,3 11,4 15,3 16,3 11,3 13,9
Donatore di sangue 20,5 11,3 16,7 16,2 6,5 10,8 17,9 8,4 13,4
Carica sociale 21,3 9,4 16,4 14,5 5,3 9,3 17,7 6,9 12,6
Insegnamento/formazione 7,6 9,5 8,3 11,4 19,5 15,9 8,6 14,3 . 11,3

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori

ed articolate tende a diminuire: infatti, tra Ie orga
nizzazioni nate nel quinquennio 1961-65 il 77% di
chiara di appartenere ad un'organizzazione pili
ampia, mentre la quota scende regolarmente fino
al 31,1% per le organizzazioni di recente costitu
zione 0991-95), Questo andamento testimonia
della progressiva frammentazione organizzativa
del settore, che si accompagna al carattere locale
degli ambiti territoriali di attivita II 50,8% delle or
ganizzazioni dichiara di operare in ambito cornu
nale 0 sub-comunale, il 26,9% in ambito provin
ciale, 1'11% in quello regionale, 1'8,5% sull'intero
territorio nazionale, mentre il 2,8% svolge le pro
prie attivita anche al di fuori del Paese.

Nel complesso, le organizzazioni indipendenti
sono pili numerose e pili concentrate nelle regio-

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1997

ni settentrionali, ed in particolare nell'area nord
orientale del Paese. Anche le organizzazioni di ba
se sono pili diffuse nelle regioni settentrionali, rna
si registra una loro maggiore presenza nelle regio
ni nord-occidentali e in quelle centrali. Nel caso
delle organizzazioni capofila ed intermedie, inve
ce, si rileva una prevalenza soprattutto nelle regio
ni centrali, meridionali ed insulari CTavola 7.19).

Se si osserva la distribuzione dei quattro tipi di
organizzazione neUe singole regioni, si nota che le
organizzazioni indipendenti sono relativamente
pili diffuse in 12 regioni su 20 (soprattutto nord
orientali e meridionali). Le organizzazioni pili
strutturate, invece, tendono a concentrarsi in un
numero pili limitato di regioni Cprincipalmente in
Lombardia e Toscana, dove sono molto diffuse le
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Tavola 7.19 - OrganiZzazioni di volontariato per tipo di struttura organizzativa, regione e ripartizione
geografica - Anno 1995 (per 100 organizzazioni dello stesso tipo)

organizzazioni di base ed intermedie, in Umbria,
Lazio, Campania e Calabria, tutte regioni nei cui re
gistri e presente un numero relativamente elevato
di organizzazioni capofila).

I1 62,4% delle organizzazioni conta su un nurne
ro di volontari che non supera le 30 unita (Tavola
7.20) e la classe dimensionale nella quale si con
centra il maggior numero di esse (31,6%) e quella
can 11-20 volontari. Le classi dimensionali estre
me, quelle cioe can meno di 10 volontari a can 01
tre 70, contano rispettivamente il 18,2% e il 17,0%
delle organizzazioni. Le organizzazioni che opera
no nel settore dei beni culturali e della protezione
civile hanno mediamente un numero di volontari
superiore a quello rilevato nelle organizzazioni at
tive in altri settori.

Sempre in termini di volontari attivi, le di
mensioni delle organizzazioni iscritte si diffe
renziano sensibilmente tra i quattro profili indi
viduati. In queUe che, essendo prive di collega-
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menti can altre, sana state definite indipenden
ti, i volontari attivi sono mediamente 52. Tra le
altre che dichiarano di essere collegate tra di 10
ro, i volontari attivi sana in media 28 nelle orga
nizzazioni di base, 123 nelle intermedie e 118 in
quelle capofila. Sia le organizzazioni indipenden
ti sia quelle di base hanna una dimensione poco
variabile. Le organizzazioni capofila, pur regi
strando una presenza media di volontari analoga
a quella delle organizzazioni intermedie, risulta
no avere dimensioni malta pili omogenee di
queste ultirne.

Nel 1995, i volontari attivi in queste organizza
zioni erano circa 482.000 (il 40% dei quali donne),
cui si aggiungevano poco pili di 4.000 obiettori at
tivi e circa 3.800 appartenenti ad ordini religiosi
(can un'incidenza di religiose pari al 31,4%). Sola
mente il 13% delle organizzazioni ha dichiarato di
avere dei dipendenti, per un totale di circa 6.600
addetti, di cui il 22,9% a tempo parziale. Nel 57,2%
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Tavola 7.20 - Organizzazioni di volontariato per classi di volontari attivi e settore di attivita prevalen
te dell'organizzazione - Anno 1995 (composizione percentuale)

SEITORI CLASSI DI VOLONTARI ATTIVI

DI ATTIVITA' 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71 e pili Totale

Assistenza sociale 20,0 26,0 14,8 9,2 7,0 3,7 2,7 16,7 100,0
Sanita 18,4 39,1 8,7 6,0 4,2 2,1 2,5 19,0 100,0
Istruzione 22,5 25,9 19,5 6,9 8,2 3,0 4,3 9,5 100,0
Attivita ricreative e culturali 16,9 31,0 17,0 9,1 9,0 3,2 2,5 11,2 100,0
Attivita sportive 14,3 33,6 10,3 15,1 6,2 2,7 2,1 15,8 100,0
Tutela e protezione dei diritti 28,0 38,4 12,1 2,7 1,6 6,1 11,0 100,0
Beni culturali 18,9 18,9 25,1 6,3 3,6 4,5 1,8 20,8 100,0
Protezione civile 5,2 14,8 14,2 20,5 12,9 8,8 4,1 19,6 100,0
Protezione dell'ambiente 22,2 22,8 16,1 6,1 4,4 5,6 3,9 18,9 100,0

Totale 18,2 31,6 12,6 8,3 6,2 3,4 2,7 17,0 100,0

Fonte: Istat, Indagine sperimentale su "Organizzazioni di volontariato"

delle organizzazioni con dipendenti operavano
solo addetti a tempo parziale.

A livello territoriale i volontari che lavorano
nelle organizzazioni iscritte si distribuiscono in
modo non dissimile da queste ultime: circa il 62%
opera nelle regioni del nord, il 26,5% nelle regioni
centrali e 1'11,6% in quelle meridionali e insulari. In
media, a livello nazionale, si registra la presenza di
83 volontari ogni 10.000 abitanti. 11 rapporto sale a
267 unita in Trentino-Alto Adige, a 240 in Toscana
e a 188 in Emilia-Romagna. Esso invece e ai livelli
pili bassi in Abruzzo (8), in Campania (9) e in
Puglia (20). Le differenze che si riscontrano con i
dati relativi al rapporto tra volontari in generale e
popolazionesono quindi da attribuire ad una mag
giore concentrazione del volontariato organizzato
in queste ultime regioni.

11 49,4% delle organizzazioni opera in un solo
settore di attivita, il 21,5% e attivo in almeno due
settori, il 15% in tre settori e una quota analoga
opera in quattro 0 pili settori di attivita 04%).

L'area di intervento pili frequente e quella sani
taria (Tavola 7.21), nella quale e attivo il 47,7% delle
organizzazioni. Seguono i settori dell'assistenza
sociale 09,4%), delle attivita ricreative e culturali
(29,2%), della protezione civile 05,3%). Poiche 01
tre la meta delle organizzazioni opera in moltepli
ci campi di attivita, per avere un quadro pili accu
rato dei settori di intervento delle organizzazioni
e necessario valutare, dentro queste organizzazio
ni multisettoriali, quanta parte di impegno e dedi
cata ai singoli settori. Si pUG quindi misurare il pe-
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so relativo di un settore di attivita all'intemo di cia
scuna organizzazione, in base al numero di volon
tari ad esso dedicati; secondo questo nuovo crite
rio la graduatoria complessiva dei settori di inter
vento viene modificata in pili punti, pur restando
ai primi posti le attivita sanitarie e l'assistenza so
ciale. In ogni settore di attivita, la quota di organiz
zazioni che opera in misura prevalente e sempre
inferiore a quella relativa alle organizzazioni co
munque operanti, rna la differenza e meno accen
tuata nei settori dell'assistenza sociale e della sa
nita. Nei primi due, infatti, la percentuale di orga
nizzazioni che dichiara di operarvi in modo pre
valente e, rispettivamente, dell'89% e del 77% ri
spetto al totale delle organizzazioni attive in questi
settori, mentre negli altri casi la percentuale scen
de ad un livello sensibilmente inferiore (del 42% 0

meno). Si pUG, dunque, affermare che le organiz
zazioni attive nell'assistenza in campo sanitario e
sociale tendono ad essere in essi relativamente pili
specializzate rispetto a quanto 10 siano l~ organiz
zazioni che operano prevalentemente negli altri
settori di attivita,

Per le organizzazioni attive nei settori delle at
tivita ricreative e culturali e della protezione civile
le quote di volontari sono sensibilmente superio
ri alle corrispondenti quote di organizzazioni che
vi operano prevalentemente, al contrario di quan
to accade per i settori della sanita e dell'assistenza
sociale.

La diversificazione delle attivita svolte dalle or
ganizzazioni di volontariato si esprime anche nel

273



LA SITUAZIONE DEL PAESE

Tavola 7.21 - Volontari e organizzazioni per settore di attivita - Anno 1995 (per 100 organizzazioni di
volontariato iscritte agli albi regionali)

ORGANIZZAZIONI
SETIOR! ])I

ATTIVITA'

Assistenza sociale
Sanita
Istruzione
Attivita ricreative e culturali
Attivita sportive
Tutela e protezione dei diritti
Beni culturali
Protezione civile
Protezione dell'ambiente
Altri settori

Totale

operanti (a)

39,4
47,7
13,8
29,2
13,3
11,5
4,1

15,3
9,2

21,3

per settore
prevalente (b)

30,5
42,4

2,8
10,4

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

100,0 (N=8.343)

Volontari attivi

21,8
34,0

2,6
13,7

2,6
2,2
1,4
8,1
3,9
9,7

100,0

Fonte: Istat, Indagine sperimentale su "Organizzazioni di volontariato"
(a) La somma non e pari a 100 poiche Ie organizzazioni possono esplicare l'attivita in piu di un settore
(b) Definito dal settore di attivita nel quale I'organizzazione impegna il numero maggiore di volontari tra quelli in essa attivi

numero dei servizi offerti. Mediamente ciascuna
organizzazione offre pili di tre servizi. I pili diffusi
sono il servizio di ascolto e sostegno, effettuato
dal 31,7% delle organizzazioni, quelli connessi alla
erogazione di servizi culturali (30,9%), all'assisten
za morale (27,50/0), ai servizi ricreativi (25,9%) e di
accompagnamento (24,8%).

Anche considerando le caratteristiche delle
strutture e degli ambiti operativi nei quali Ie orga
nizzazioni di volontariato esprimono Ie loro fun
zioni, emerge una ricca varieta di contesti. Il tipo di
struttura pili frequentemente utilizzata (31,1%) e
quella ospedaliera 0 ambulatoriale pubblica. Segue
no, con percentuali decisamente rninori, i domicili
degli assistiti (21,4% dei casi), la strada 04,3%), i cen
tri sociali 02,3%), le case di riposo (11,7%), i centri
di ascolto 00,5%). Ciascuno degli altri luoghi racco
glie meno del 7% delle indicazioni.

I destinatari delle attivita svolte dalle organizza
zioni di volontariato sono anch'essi piuttosto dif
ferenziati. Nel campo dell'assistenza il 25,7% delle
organizzazioni dichiara di occuparsi in modo con
tinuativo di persone malate 0 traumatizzate, il
17,7% di portatori di handicap, il 32,7% di anziani,
il 12,8% di minori ed il 10,1% di persone in condi
zione di disagio economico. Gli assistiti in modo
continuativo sono stati circa 400.000. Al primo
posto, con il 32,2% dei casi, si collocano i trauma
tizzati e malati, al secondo gli anziani 03,4%), al
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terzo i minori 02,4%), al quarto gli handicappati
(7,1%), seguiti dalle altre categorie di utenti (pove
ri, immigrati, tossicodipendenti, alcolisti, ecc.).

In conclusione, le organizzazioni iscritte nei re
gistri regionali hanno una diffusione territoriale
non omogenea, con una forte concentrazione nel
Ie regioni centro-settentrionali. Risultano inoltre
divise in due insierni numericamente quasi equiva
lenti, quello delle organizzazioni collegate tra di 10
ro (55%), presenti soprattutto nelle regioni cen
trali, e quello delle organizzazioni isolate (45%),
presenti soprattutto nelle aree settentrionali e
meridionali del Paese. Hanno una dimensione me
dia pari a 58 volontari, la meta circa dei quali attivo
regolarmente per circa sette ore settimanali e l'al
tra meta per circa otto ore mensili; si occupano
principalmente di sanita, assistenza sociale e atti
vita ricreative e culturali; ciascuna delle organizza
zioni, infine, tende ad agire in pili settori, ad offri
re servizi differenziati a pili tipologie di destinata
ri e ad operare in strutture diversificate.

7.4.3 Volontariato e istituzioni: it caso del
le associazioni nel campo dei minori

Le organizzazioni iscritte agli albi regionali non
esauriscono l'universo va rio e composito del vo
lontariato sociale. Assai consistente e la quota di
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associazioni che, per ragioni diverse, non figurano
all'interno degli albi istituiti dalla normativa, pur
costituendo realta anche malta significative sia sul
piano organizzativo, sia su quello dei servizi offer
ti all'interno delle comunita locali.

Per cercare di integrare, almena in parte, que
sta panorama, e stata condotta dell'Istat una inda-

gine esplorativa (rnarzo 1998), limitatamente ai co
muni capoluogo di provincia. L'attenzione e stata
rivolta, in particolare, a quelle associazioni che 
per vocazione - operano prevalentemente nel
settore dei minori mediante l'attivazione di inizia
tive a l'erogazione di servizi in direzioni anche di
verse dal sostegno socio-assistenziale.

Tavola 7.22 - Associazioni operanti nel campo dei minori iscritte e non iscritte agli albi regionali per
varie caratteristiche - Comuni capoluogo di provincia - Marzo 1998 (dati percentuali)

VARIE Iseritte agli Non iseritte agli
CARATTERISTICHE albi regionali albi regionali

ANN I Dr ATTIVITA DELLE ASSOCIAZIONI
Dala5anni 35,0 40,0
Da 6 a 10 anni 19,0 25,0
Da 11 a 15 anni 20,0 14,0
Oltre 15 anni 26,0 21,0
Totale 100,0 100,0

NUMERO Dr ASSOCIATI E Dr VOLONTARI
Da 1 a9 9,0 12,0
Da 10 a 49 44,0 47,0
Da 50 a 99 19,0 12,0
Da 100 a 499 22,0 23,0
500 e pili 6,0 6,0
Totale 100,0 100,0

ESISTENZA DELLO STATUTO
Si 100,0 96,0
No 4,0
Totale 100,0 100,0

ESISTENZA DELLA SEDE
Si 96,0 93,0
No 4,0 7,0
Totale 100,0 100,0

ESTENSIONE TERRITORIALE
PREVALENTE
Quartiere-circoscrizione 13,0 21,0
Comune 29,0 28,0
Provincia 30,0 25,0
Regione 17,0 15,0
Nazione 11,0 11,0
Totale 100,0 100,0

ETA DEI DESTINATARI
DaOa3anni 28,0 18,0
Da 4 a 10 anni 32,0 36,0
Da 11 a 13 anni 20,0 25,0
Da 14 a 18 anni 13,0 18,0
Tune le fasce 7,0 3,0
Totale 100,0 100,0

TIPOLOGIA Dr SERVIZI EROGATI
Cura e assistenza socio-sanitaria 29,0 24,0
Formazionc - educazione 32,0 34,0
Accoglienza, ascolto 17,0 17,0
Attivita ludicoespressive 22,0 29,0
Totale 100,0 100,0

Fonte: Istat, Indagine esplorativa sull'associazionismo operante nel campo dei minori nei capoluoghi di provincia
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L'area dei minori costituisce un ambito di coe
sistenza di attivita ed interventi sia tradizionali sia
innovativi; segnatamente,accanto ad associazioni
pili operanti sul terreno della cura, dell'assistenza
e della riabilitazione, e possibile individuare una
sempre pili numerosa presenza di associazioni
impegnate in attivita di prevenzione e animazio
ne socio-culturale, di sensibilizzazione dell'opi
nione pubblica e pressione nei confronti delle
istituzioni pubbliche. Di conseguenza, si ritiene
che quest'area costituisca un punto di osservazio
ne significativo per acquisire qualche elemento
empirico in relazione alle dinamiche evolutive
del fenomeno associativo, inteso soprattutto co
me forma peculiare di animazione della societa
civile.

Va ribadito, peraltro, che le fonti istituzionali
disponibili sono largamente insufficienti a dar
conto della effettiva numerosita delle organizza
zioni presenti sul territorio. Oltre alle gia citate
fonti rappresentate dagli albi regionali e provin
ciali, l'indagine esplorativa ha fatto ricorso sia agli
albi comunali (laddove esistano), sia ad altri elen
chi rintracciabili presso i sistemi informativi USL
e presso associazioni di volontariato di particola
re rilevanza (le cosiddette meta-associazioni, che
tra le proprie attivita prevedono la realizzazione
di banche dati particolarmente curate e comple
te sul fenomeno a livello nazionale).

L'indagine ha rilevato complessivamente 535
associazioni fra quelle che hanno come attivita
prevalente l'intervento nel campo dei minori. Le
associazioni non iscritte costituiscono una parte
consistente del mondo del volontariato e dell'as
sociazionismo, che raggiunge in alcune zone del
Paese livelli pari anche al 50-60% delle organizza
zioni rilevate. Tale componente appare significati
va soprattutto nelle regioni meridionali. Ulteriori
approfondimenti dovranno chiarire se le ragioni
di tale ampia consistenza di associazioni non
iscritte dipenda da scelte particolari (scelta di ren
dersi autonomi dall'iscrizione istituzionale, ricor
so a fonti finanziarie e di sostegno diverse da quel
le pubbliche) oppure da lacune di tipo informati
vo (non conoscenza dell'esistenza degli albi) 0 an
cora dal semplice fatto di trovarsi nel periodo che
intercorre tra la richiesta di iscrizione e la relativa
delibera. Tuttavia, i dati segnalano una maggiore
propensione delle associazioni presenti nel Nord
Italia a iscriversi agli albi regionali rispetto a quelle
operanti nel Sud e nelle Isole.
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Le associazioni rilevate sono costituite, per una
parte significativa, da organizzazioni nate in tempi
recenti; il 35% circa di esse, infarti, e sorta negli ul
timi 5 anni, quota che sale al 60% circa se si consi
derano gli ultimi 10 anni. Tuttavia, e apprezzabile
la presenza di associazioni con pili di 15 anni di at
tivita (23%). Non sono state rilevate, infine, parti
colari differenze nelle diverse classi considerate
rispetto allo status di iscritte 0 meno all'albo re
gionale - se si eccettua il fatto che Ie associazioni di
recentissima genesi non hanno maturato ancora i
requisiti per l'iscrizione agli albi e che troviamo
una maggiore concentrazione di associazioni non
iscritte nel gruppo delle organizzazioni sorte negli
ultimi 10 anni.

Tra le associazioni iscritte e superiore la quota
di quelle di medio-grandi dimensioni (costituite da
pili di 50 volontari, costantemente attivi 0 saltuari),
tra quelle non iscritte prevalgono leggermente le
organizzazioni di piccole-medie dimensioni (59%
sul totale delle non iscritte), cioe quelle composte
da un massimo di 50 volontari (Tavola 7.22).

Le associazioni rilevate sono caratterizzate da
un'estrema variabilita dei caratteri costitutivi; tale
variabilita si esprime in una forte differenziazione
in ordine alla dimensione dei gruppi, al riferi
mento territoriale dell'attivita, alla tipologia di
utenza e alle aree prevalenti di attivita. A tal pro
posito, si deve considerare che la distribuzione
delle associazioni per data di costituzione mette
in evidenza la rapida evoluzione del fenomeno as
sociativo negli ultimi dieci anni. Appare chiaro
come, sebbene pili radicato nell'Italia centro-set
tentrionale, il recente sviluppo del fenomeno as
sociativo abbia interessato con particolare inten
sita le regioni del Sud, dove, del resto, le proble
matiche minorili assumono dimensioni quantitati
ve e aspetti qualitativi di notevole rilevanza. Epos
sibile notare che, tra le associazioni di recente co
stituzione, il 60% opera nelle regioni meridionali
e insulari.

Anche la dimensione delle associazioni,
espressa attraverso il numero degli associati e dei
volontari in esse operanti, e soggetta ad una si
gnificativa variabilita; il 250/0 delle associazioni ri
levate puo contare sul contributo di oltre 100 as
sociati e volontari (il 5% delle organizzazioni su
quello di 500 e pili), mentre quasi il 50% e costi
tuito da un numero di volontari compreso tra 10
e 50; poco pili del 10%, infine, e costituito da me
no di 10 associati. Einteressante notare che esiste
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un legame tra il numero di associati e di volontari
con il tipo di attivita compiute, nonche con l'area
prevalente di attivita, in particolare e possibile ri
levare alcune tendenze in base alle quali, come
abbiamo gia visto per le organizzazioni in gene
rale, le associazioni di maggiori dimensioni ope
rano in prevalenza nei campi della cura e dell' as
sistenza socio-sanitaria: in quest'area agisce il 37%
delle associazioni di grandi dimensioni, rispetto
al 16% di quelle di pili modesta grandezza; la si
tuazione si rovescia se si considerano Ie attivita di
tipo espressivo e ricreativo, attivita realizzate so
prattutto da organizzazioni di piccole-medie di
mensioni. Ovviamente, le associazioni pili grandi
in termini di associati sono anche quelle in grado
di coprire, con le proprie attivita, un raggio terri
toriale pili esteso rispetto alle altre: il 46% delle
associazioni di grandi dimensioni (con pili di 500
volontari) opera su un'area regionale e nazionale,
e COS! il 32% di quelle con un numero di associati
compreso tra 100 e 500. Non sussistono signifi
cative differenze, in relazione alle "rnisure" asso
ciative, tra organizzazioni iscritte e non iscritte,
se si eccettua il caso delle associazioni che opera
no a livello di quartiere/circoscrizione, all'inter
no delle quali prevalgono quelle non iscritte agli
albi (Tavola 7.22).

Le organizzazioni pili consolidate nel tempo
sono anche quelle che hanno raggiunto livelli di
maggior articolazione territoriale e differenziazio
ne funzionale, mentre le associazioni pili recenti
fanno ruotare le proprie attivita attorno ad un nu
mero ristretto di servizi e di destinatari; e interes
sante notare che, tra Ie associazioni rilevate, quasi i
due terzi di quelle che realizzano attivita rivolte a
tutta la fascia di eta minorile e giovanile (0-18 anni)
sono iscritte all'albo regionale.

Altri elementi che indicano una certa solidita e
una forte presenza all'interno della realta territo
riale sono costituiti dall'esistenza di una 0 pili sedi
dell'associazione, dalla presenza di uno statuto,
dall'entita dei dati di bilancio. Anche con riferi
mento a queste variabili, si nota una forte differen
ziazione interna al mondo associazionistico; se da
una parte, infatti, la stragrande maggioranza delle
associazioni possiede una sede (94%) e uno statuto
(98%), elementi indispensabili per il riconosci
mento pubblico, dall'altra i dati di bilancio mo
strano una situazione di estrema polarizzazione
tra associazioni che possono disporre di risorse
economiche assai limitate (entrate decisamente
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inferiori a 10 milioni) ed altre che hanno bilanci
particolarmente consistenti (entrate decisamente
superiori a 50 milioni). Le associazioni che di
spongono di maggiori risorse economiche sono
localizzate soprattutto nelle regioni del Nord Ita
lia, dove peraltro si riscontrano anche le numero
se associazioni con entrate relativamente pili esi
gue; nel Mezzogiomo, invece, la polarizzazione
nei valori economici sembra assai pili sfumata di
quanta non avvenga altrove.

Ritornando agli aspetti relativi alla "stabilita"
delle associazioni, tutte quelle iscritte agli albi re
gionali possiedono uno statuto (e anche altri requi
siti richiesti per l'iscrizione stessa, come l'articola
zione organizzativa e funzionale e l'adozione di
meccanismi di rappresentanza democratica). Tut
tavia, tra le associazioni non iscritte, solamente il
4% non possiede una "carta" costitutiva (statuto,
regolamento, ecc. . .), caratteristica che si sovrap
pone a quella della breve durata. Inoltre, le asso
ciazioni senza una sede prevalgono tra quelle non
iscritte piuttosto che tra le iscritte.

Esiste, dunque, una quota di associazioni - sti
mabile attorno al 40/0 - che denunciano una signifi
cativa "precarieta" delle proprie condizioni strut
turali, dovuta essenzialmente alla recente forma
zione e, in qualche caso, al raggio circoscritto e al
la natura discontinua delle proprie iniziative.

Entrando nello specifico dell'area prevalente di
attivita e della tipologia di destinatari, e possibile
osservare che pili del 55% delle associazioni rileva
te svolge attivita soprattutto nei confronti della
prima (23%) e seconda infanzia (34%) e, tra queste,
sono prevalenti quelle iscritte agli albi regionali; il
40% circa si occupa di pre-adolescenza (23%) e
adolescenza 05%), tra queste, soprattutto Ie orga
nizzazioni non iscritte. Rispetto alla tipologia dei
destinatari, e possibile notare che le attivita di cu
ra e riabilitazione sono rivolte in particolare alla
prima infanzia (48%) e all'adolescenza (24%), men
tre quelle di promozione ed animazione si con
centrano soprattutto nella seconda infanzia e nella
preadolescenza. Abbastanza consistenti si dimo
strano anche Ie attivita di promozione e animazio
ne in campo ricreativo e educativo nei confronti
degli adoiescenti (Tavola 7.22).

Se si considera la tipologia dei servizi erogati, si
osserva che il 26% delle associazioni rilevate opera
nel campo della cura e dell'assistenza del disagio
minorile di tipo psico-fisico, il 33% nel campo
della formazione e del sostegno educativo e scola-
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stico, il 15% nell'accoglienza e nell'ascolto (ne fan
no parte Ie attivita legate all'affido e all'adozione, le
case famiglia, le comunita, ecc.); infine, il 26% ope
ra nel campo delle attivita espressive (cinema, tea
tro, musica, ecc.) e ricreative. In particolare i ser
vizi orientati all'assistenza e alla cura prevalgono
nelle regioni centro-settentrionali, a differenza
delle meridionali, dove sono consistenti soprat
tutto i servizi orientati all'espressivita, Infine, le as
sociazioni iscritte agli albi regionali sono pili attive
nei campi della cura e assistenza del disagio rnino
rile - rispetto a quelle non iscritte; queste ultime
sono relativamente pili impegnate nella dimensio
ne educativo-formativa e in attivita innovative, co
me quelle della prevenzione del disagio attraverso
iniziative strutturate di tipo espressivo.

In conclusione, dall'indagine esplorativa emerge
chiaramente che anche un settore di intervento co
S! specifico come quello sui minori e in fase di rapi
da evoluzione. In particolare, le attivita pili diretta
mente orientate all'assistenza e al sostegno socio
sanitario verso i minori sono affiancate da quelle pili
specificamente dirette alla promozione sociale, alla
prevenzione, all'animazione educativo-forrnativa,
che costituiscono elementi caratteristici delle asso
ciazioni di pili recente nascita. Cia segnala un con
solidamento del fenomeno associativo in direzione
dell'assunzione di funzioni di tutela delle fasce de
boli e di rappresentanza delle loro istanze all'inter
no dei canali pili noti della comunicazione pubbli
ca. Entrambe le funzioni manifestano, dunque,
un'evoluzione decisa dell'associazionismo nell'am
bito della difesa dei diritti di cittadinanza e dell' ani
mazione della societa civile, sia pure in forme spes
so frammentate ed estremamente variegate. La ten
denza e confermata, inoltre, dalla particolare consi
stenza quantitativa di associazioni che operano, an
che a livello territoriale molto circoscritto, in nuove
esperienze di azione volontaria anche in un campo
tradizionalmente caratterizzato da interventi di cu
ra e sostegno assistenziale.

7.5 L'atteggiamento dei cittadini verso i ser
vizi di sportello e i trasporti

7.5.1 I servizi di sportetlo

Le istituzioni, e in particolare il loro operato, si
concretizzano agli occhi dei cittadini nell'eroga
zione materiale e fattiva di servizi. Cia significa che
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il rapporto tra istituzioni e cittadinanza si determi
na per 10pili nella fase terminale del processo, ov
vero nel momenta in cui i cittadini fruiscono di un
servizio attraverso Ie strutture periferiche del si
stema.

Per quanta riguarda la pubblica amministrazio
ne in particolare, elementi quali la facilita di acces
so ai servizi, gli orari di apertura degli sportelli e i
tempi di attesa per l'espletamento di una pratica
assumono un ruolo chiave nel definire i rapporti
con i cittadini. Inoltre, su questi elementi si riflette
parte delle modifiche e degli interventi introdotti
nell'ambito del processo di riorganizzazione della
pubblica amministrazione, avviato a partire dagli
anni '90 e tuttora in atto, che si propone la revisio
ne e la semplificazione normativa delle procedure
amministrative nell'ottica di realizzare un sistema
orientato a soddisfare le richieste e le esigenze dei
cittadini.

L'analisi dell'utenza dei principali servizi di
sportello e un primo importante elemento per
valutare fino ache punto le misure me sse in atto
dalle differenti amministrazioni facilitino l'accesso
dei cittadini ai servizi.

Confrontando i dati del '96 e del '97, si riscontra
un certa stabilita dell'utenza in termini quantitativi
tanto per gli uffici anagrafici quanto per quelli po
stali (rispettivamente il 57,8% e il 73,9% della po
polazione in eta maggiore a 18 anni si e recata al
meno una volta nel corso del 1997 presso l'anagra
fe 0 un ufficio postale). AI contrario, tra il 1996 e il
1997 si rileva una diminuzione piuttosto consi
stente di utenti delle ASL (dal 47,0% nel 1996 al
43,2% nel 1997). La possibilita di fissare appunta
menti telefonicamente 0 di effettuare visite 0 ac
certamenti presso una struttura privata conven
zionata, senza dover pili richiedere l'autorizzazio
ne alla ASL di appartenenza, riduce infatti le occa
sioni in cui il cittadino e costretto a recarsi presso
gli uffici amministrativi delle ASL. A livello territo
riale tale diminuzione risulta pili accentuata al Cen
tro e al Nord, aree in cui gli interventi sono avve
nuti anticipatamente rispetto al resto del Paese
(Tavola 7.23).

Gli uffici anagrafici e postali sono pili frequenta
ti da uomini, mentre gli uffici delle ASL da donne.
Gli uffici postali e quelli anagrafici sono maggior
mente utilizzati da dirigenti, imprenditori, liberi
professionisti ed impiegati, viceversa le ASL sono
frequentate da casalinghe e da ritirati dallavoro. Gli
occupati rappresentano circa il 41% degli utenti
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Tavola 7.23 - Persone di 18 anni e pin per giudizio sull'orario di apertura al pubblico e ripartizione
geografica - Anni 1995-1997

UTENZA(a) SODDISFATTI VOGLIONO CAMBIARE
RIPARTIZIONI DELL'ORARIO (b) ORARIO (b)

GEOGRAFICHE
1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997

ANAGRAFE

Nord-ovest 59,2 58,6 57,5 70,4 70,3 70,7 33,6 33,7 37,7
Nord-est 59,8 61,3 59,9 73,9 71,8 73,1 36,0 34,9 38,9
Centro 57,1 54,5 54,6 69,0 63,2 67,9 35,1 34,6 34,6
Sud 58,2 57,9 59,6 67,4 65,7 68,3 28,0 23,8 26,1
Isole 57,8 57,5 58,7 64,7 60,4 63,7 27,8 25,7 27,4
Italia 58,5 58,0 57,8 70,4 67,0 69,2 32,4 30,9 33,5

ASL

Nord-ovest 47,1 49,2 45,4 60,8 .59,2 59,4 37,0 36,2 40,2
Nord-est 51,9 53,2 49,5 65,5 60,9 60,3 36,5 37,2 38,9
Centro 50,6 50,5 45,6 56,9 53,3 54,4 41,1 39,3 40,8
Sud 40,4 40,9 39,5 48,2 44,4 47,8 37,3 33,3 35,0
Isole 37,2 37,7 35,6 42,7 39,3 42,8 37,9 35,1 37,0
Italia 46,0 47,0 43,2 56,0 52,7 54,0 37,9 36,2 38,5

POSTA

Nord-ovest 73,0 73,0 74,6 75,5 74,2 73,8 32,2 31,9 36,1
Nord-est 76,4 76,8 76,9 78,7 76,4 78,2 31,6 31,7 34,2
Centro 76,1 77,0 77,5 72,8 69,3 72,0 35,0 34,3 34,0
Sud 71,5 73,2 73,6 64,9 63,9 65,9 32,2 31,1 32,3
Isole 71,2 69,5 70,9 57,3 58,9 57,0 38,3 34,9 36,9
Italia 73,7 74,1 73,9 71,1 69,5 70,6 33,3 32,5 34,5

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per it 1997 i dati sono provvisori)
(a) Per 100 persone di 18 anni e pili della stessa zona
(b) Per 100 utenti di 18 anni e pili della stessa zona

delle ASL, il 51,2% e 46,2% rispettivamente degli
utenti di anagrafi e uffici postali.

I cambiamenti avvenuti nel funzionamento de
gli sportelli, in particolare per quanta riguarda gli
orari di apertura al pubblico, sembrano essere
stati percepiti, e anche favorevolmente, dai citta
dini. Un segnale e dato dalla diffusa soddisfazione
per quanto riguarda l'orario di apertura degli spor
telli di anagrafi, ASL e uffici postali che, rispetto al
10 scorso anno, risulterebbe essersi rafforzata. Nel
complesso, tuttavia, il giudizio si mantiene pill po
sitivo per gli uffici anagrafici e quelli postali. Infat
ti, circa il 70% dei cittadini in eta di 18 anni e pill
esprime un giudizio positivo, riconoscendo mol
to 0 abbastanza comodo l'orario di apertura degli
sportelli di uffici anagrafici (69,2%) e postali
(70,6%), contra il 54% di quello delle ASL.

La maggiore soddisfazione che comunque si ri
leva per tutti e tre i servizi considerati rispetto al
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1996 e il risultato di un cambiamento di giudizio
soprattutto fra i non utenti. Infatti, anche i cittadi
ni che nel corso del 1997 non si sono recati pres
so gli uffici anagrafici, le ASL e gli uffici postali so
no prababilmente venuti a conoscenza dei cam
biamenti avvenuti negli orari di apertura e l'infor
mazione di cui dispongono consente lora di
esprimere un giudizio mediamente positivo ri
guardo agli orari adottati (Tavola 7.24).

Nel complesso di utenti e non utenti, pur rima
nendo pressoche invariata la quota di quanti riten
gono che l'orario di apertura non debba essere
modificato, aumenta quella di colora che sono
soddisfatti degli attuali orari di apertura degli spor
telli e al contempo di colora i quali li cambiereb
bero se ne avessero l'opportunita. Per tutti e tre i
servizi considerati si registra inoltre una diminu
zione della quota di colora che non esprimono un
giudizio e di quanti si dichiarano indifferenti 0 in-
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Tavola 7.24 - Persone di 18 anni per utilizzo degli sportelli e giudizio sull'orario di apertura al pub-
blico - Anni 1995-1997 (dati percentuali)

Vogliono Non sanno se
Soddisfatti Va bene cambiare cambiare
dell'orario Non so COS! lorario Indifferenti l'orario

ANAGRAFE

NON UTENTI
1995 58,0 29,0 45,0 22,3 8,9 21,4
1996 52,0 33,9 41,6 20,0 9,5 25,2
1997 57,8 28,9 44,9 22,9 7,4 22,2

UTENTI
1995 80,1 1,5 55,0 39,9 3,3 1,6
1996 78,6 2,6 53,9 39,1 4,2 2,5
1997 78,8 2,4 52,4 41,7 3,7 2,1

TOTALE
1995 70,4 12,7 50,5 32,4 5,6 9,6
1996 67,0 15,5 48,4 30,9 6,4 11,8
1997 69,2 13,8 48,6 33,5 5,1 10,3

ASL

NON UTENTI
1995 48,2 30,6 36,6 30,3 8,1 22,4
1996 42,3 35,2 32,2 27,1 8,8 26,9
1997 46,4 31,3 32,8 31,7 6,9 23,9

UTENTI
1995 66,0 2,2 45,3 47,4 4,0 3,0
1996 65,2 3,2 43,9 47,0 4,6 4,2
1997 66,2 2,4 43,8 48,8 3,7 3,3

TOTALE
1995 56,0 17,2 40,3 37,9 6,1 13,3
1996 52,7 19,8 37,4 36,2 6,8 16,0
1997 54,0 18,4 36,9 38,5 5,4 14,5

POSTE

NON UTENTI
1995 55,1 31,3 43,5 21,7 8,7 23,0
1996 50,0 34,8 39,7 19,4 9,4 26,0

1997 55,4 30,4 42,6 22,7 7,5 24,0

UTENTI
1995 77,4 2,0 55,7 37,7 3,7 2,3

1996 76,9 2,7 54,2 37,3 4,5 3,4

1997 76,2 2,4 53,5 39,0 3,9 3,2

TOTALE
1995 71,1 9,4 52,1 33,3 4,9 7,6

1996 69,5 10,7 50) 32,5 5,7 9,0

1997 70,6 9,2 50,1 34,5 4,7 8,2

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per il 1997 i dati sono provvisori)
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Tavola 7.25 - Persone di 18 anni e pili tempo di attesa in fila agli sportelli e ripartizione geografica-
Anni 1995-1997 (per 100 utenti di 18 anni e pill della stessa zona)

POSTA

ANAGRAFE ASL VERSAMENTI RITIRO
ANNI IN CONTO CORRENTE PENSIONE

Fino a Oltre Fino a Oltre Fino a Oltre Fino a Oltre
10 minuti 20 minuti 10 minuti 20 minuti 10 minuti 20 minuti 10 minuti 20 minuti

ITALlA NORD-OCCIDENTALE

1995 70,8 8,4 35,5 28,7 45,3 14,8 37,2 28,1
1996 68,9 9,3 34,2 29,5 45,6 16,5 39,2 29,9
1997 67,3 9,4 33,0 28,8 44,6 15,9 42,2 26,4

ITALlA NORD-ORIENTALE

1995 72,6 6,4 37,8 25,8 56,6 8,6 44,6 16,7
1996 71,6 6,8 36,5 29,1 55,6 10,9 45,5 21,3
1997 70,5 6,9 34,1 28,6 55,8 9,5 47,6 18,9

ITALlA CENTRALE

1995 56,2 16,0 27,5 36,2 33,6 29,5 25,5 37,7
1996 54,0 14,4 26,9 33,7 28,9 31,6 26,4 37,9
1997 55,6 12,9 28,7 32,9 29,7 32,9 26,7 38,1

ITALlA MERIDIONALE

1995 60,3 10,1 22,1 39,7 23,6 35,6 14,2 61,4
1996 61,3 10,7 19,7 42,5 24,6 37,6 15,4 59,5
1997 60,6 10,7 19,9 41,0 21,6 37;7 14,1 55,7

IT ALlA INSULARE

1995 53,9 18,1 19,3 49,7 18,9 44,6 14,2 63,2
1996 47,7 19,1 13,5 54,4 16,9 48,0 11,2 64,8
1997 55,8 15,0 19,1 47,1 16,9 49,5 9,7 67,3

ITALlA

1995 64,1 10,9 30,1 33,8 36,3 25,5 27,4 40,9
1996 62,6 11,1 28,4 35,2 35,1 27,8 27,7 42,3
1997 62,9 10,5 28,3 33,8 34,0 28,2 28,2 40,5

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per il 1997 i dati sono provvisori)

certi rispetto all'opportunita di modificare gli ora
ri di apertura, soprattutto fra i non utenti.

:E questa un segnale che potrebbe indurre a
credere che la fase di incertezza nel giudizio dei
cittadini (probabilmente dovuta al periodo di
transizione nel cambiamento della pubblica am
ministrazione) sia in via di superamento.

I cambiamenti apportati agli orari di sportello
sono stati positivamente percepiti soprattutto al
Centro e al Sud, aree nelle quali si riscontra il mag
gior incremento del livello di soddisfazione ri
spetto al 1996.

Nonostante siano soprattutto i cittadini del
Nord a trovare in generale gli orari di apertura de
gli sportelli molto 0 abbastanza comodi, e pro
prio in queste aree che il desiderio di cambiarli, se
possibile, e tendenzialmente pili sentito, indipen-
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dentemente dal tipo di servizio considerato, e si e
maggiormente rafforzato rispetto al 1996. Questa
apparente contraddizione puo anche essere indi
cativa di una crescita delle aspettative proprio lad
dove i servizi funzionano meglio.

Un altro indicatore e rappresentato dal tempo
trascorso in fila agli sportelli in attesa di svolgere una
pratica amministrativa. A questo riguardo non sem
brano essersi verificati cambiamenti sostanziali.

I servizi per i quali gli utenti hanno tempi di at
tesa agli sportelli tendenzialmente pili lunghi ri
mangono, come nel 1996, le ASL e gli uffici posta
li per quanto riguarda le operazioni di pagamento
delle pensioni e i versamenti in conto corrente
(Tavola 7.25). :E per effettuare queste operazioni
che si rilevano le percentuali pili elevate di utenti
che attendono in fila oltre 20 rninuti (sono il
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Parallelamente all'evolversi delle riforme nella
pubblica amministrazione (cfr. l'approfondi
mento: L 'euoluzione normatiua sui rapporti tra

33,8% gli utenti che attendono a lungo per Ie ope
razioni effettuate presso gli uffici amministrativi
delle ASL e rispettivamente il 40,5% e il 28,2% per
ritirare la pensione 0 effettuare un versamento in
conto corrente presso gli uffici postali).

Decisamente minori, invece, risultano i tempi
di attesa negli uffici anagrafici e per spedire pacchi
postali, raccomandate e vaglia presso le poste, do
ve le file di oltre 20 rninuti sono pili rare e la mag
gioranza degli utenti attende non pili di 10 minuti.

Rispetto al 1996 si registra un lieve miglioramen
to: si riduce infatti il numero di utenti che attendo
no in fila per pili di 20 minuti presso Ie ASL 03,8%
rispetto al 35,2% ne1 1996), presumibilmente in
conseguenza dello snellimento delle procedure
amrninistrative di cui si egia detto, e si riduce anche
la quota di utenti che attendono a lungo per il paga
mento della pensione pur mantenendo un livello
decisamente alto (40,5% contra il 42,3% ne1 1996).

7.5.2 L'autocertificazione e
l'intermediaxione da
famiglie

if ricorso al
parte delle

amministrazione e cittadino e sulla sempltfica
zione delle procedure burocraticbe), l'indagine
dell'Istat sugliaspetti della vita quotidiana ha rile
vato ogni anno, fin dal 1993, il ricorso dei cittadini
all'intermediazione e all'autocertificazione. E
emerso che le modalita di contatto tra uffici pub
blici e cittadini risultano molto variabili ed il con
tatto diretto, oppure il ricorso alla intermediazio
ne, sono condizionati dal tipo di struttura con cui
si interagisce e dal tipo di servizio che si vuole ot
tenere.

A tale riguardo, si riscontra che i contatti con
gli uffici pubblici come le anagrafi e quelli com
petenti a rilasciare certificati scolastici e univer
sitari avvengono quasi sempre direttamente,
mentre quelli con gli uffici delle imposte, del ca
tasto, del collocamento, della motorizzazione
civile e del pubblico registro automobilistico
passano pili frequentemente attraverso l'inter
mediazione di un'agenzia 0 di una persona a pa
gamento.

Nel 1997 il ricorso alla intermediazione per l'ot
tenimento di certificati anagrafici e stato infatti
estremamente ridotto. 11 98,6% delle persone che
ha fatto richiesta di questi certificati si e recato
personalmente all'ufficio competente, mentre
1'1,4% e ricorso all'intermediazione (Tavola 7.26).
Una situazione analoga si ritrava nel caso dei certi-

Tavola 7.26 - Persone di 14 anni e piii che negli ultimi mesi hanno richiesto certificati 0 documenti
per modalita di richiesta - Anni 1994 e 1997

MODALITA Dr RlCHIESTA (b)
ANNI Ne hanna fatto Direttamente all'ufficio Tramite agenzia Tatale

richiesta (a) competente o privati

1994
Certificati anagrafici 50,9 96,7 3,3 100,0

Certificati scolastici 10,1 95,0 5,0 100,0

Pratiche automobilistiche 16,6 55,4 44,6 100,0

Catasto 7,1 67,6 32,4 100,0

Altri certificati 11,7 89,7 10,3 100,0

1997
Certificati anagrafici 48,9 98,6 1,4 100,0

Certificati scolastici 10,8 97,2 2,8 100,0

Pratiche automobilistiche 17,0 64,1 35,9 100,0

Catasto 6,8 75,0 25,0 100,0

Altri certificati 10,9 92,7 7,3 100,0

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per il 1997 i dati sono provvisori)
(a) Per 100 persone di 14 anni e pili
(b) Per 100 persone che nc hanno fatto richiesta
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ficati scolastici: fra coloro che li hanno richiesti il
97,2% 10 ha fatto direttamente e solo il 2,8% con
l'intermediazione.

La situazione cambia completamente se si ana
lizzano i dati relativi alla richiesta di certificati per
le pratiche automobilistiche 0 catastali ed alla
compilazione della modulistica fiscale. Nel 1997 in
Italia, tra le persone che hanno svolto pratiche au
tomobilistiche il 35,9% si e rivolto ad intermediari.
Il dato e elevato anche per l'accesso al catasto, in
quanto si e rivolto all'intermediazione il 25% di
quanti ne avevano l'esigenza.

La stessa situazione si rileva per la cornpilazio
ne della modulistica fiscale, nonostante l'adozio
ne di semplificazioni. In questo caso, il ricorso al
Ia intermediazione ha avuto un picco nel 1993
(con il 45,7%), quando il sistema di dichiarazione
prevedeva un modello estremamente comples
so che contemplava anche la compilazione del
redditometro e dell'ICI. Negli anni successivi si e
manifestata una lieve flessione, in parte per effet
to di una certa semplificazione, dell'eliminazione
del redditometro e della diffusione del modello
730. Dal 1994, tuttavia, il dato e rimasto sostan
zialmente stabile, attestandosi nel 1997 al 44,6%.

Le motivazioni che inducono il ricorso all'inter
mediazione possono essere di varia natura. In par
ticolare, nel settore fiscale e sicuramente determi
nante l'esigenza del buon esito della pratica e del
la correttezza dell'adempimento amministrativo.
Cia determina un elevato ricorso all'intermedia
zione da parte di quei soggetti che, per condizio
ne personale 0 professionale, oppure per livello
di scolarizzazione, non sono in condizione di po
ter provvedere direttamente alla compilazione 0

di ricevere un aiuto da altri componenti della fa
miglia 0 da amici e colleghi.

I dati analizzati documentano, infatti, punte ele
vate di ricorso alla intermediazione tra gli operai
(44%) e i ritirati dal lavoro (39,4%) pill che tra gli
impiegati (33%). Questi dati relativi alle categorie
sociali pill deboli denunciano le difficolta che
l'utenza incontra tuttora, nonostante la semplifica
zione della modulistica.

Cia detto, occorre sottolineare che le punte
pill alte in assoluto di ricorso all'intermediazione
riguardano i dirigenti, gli imprenditori ed i liberi
professionisti (67,3% nel 1997) e i lavoratori in
proprio e icoadiuvanti (78,6%). Per queste catego
rie professionali, le motivazioni del contatto indi
retto possono, tra l'altro, ricercarsi nell'insieme
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degli adempimenti contabili che devono intratte
nere con l'amministrazione finanziaria a motivo
della professione, adempimenti che hanno spes
so una notevole complessita.

Se il ricorso all'intermediazione e un indicatore
importante dell'autonomia dei cittadini verso le
pratiche amministrative, altrettanto fondamentale
e la frequenza d'uso e la diffusione della conoscen
za dell'autocertificazione, concepita come stru
mento qualificante di semplificazione nel proces
so di riforma della pubblica amministrazione.

I dati del 1997 mostrano che l'ampliamento
delle casistiche autocertificabili, introdotto dalla
recente riforma sulla semplificazione e 10 snelli
mento delle procedure amministrative, non ha
ancora comportato un aumento dei livelli di cono
scenza e di utilizzazione di tale opportunita. Oc
corre tuttavia ricordare che tale situazione puo di
pendere dal fatto che l'ampliamento della casistica
e stato disposto a meta del 1997, e gli effetti non si
erano ancora sentiti al momento della rilevazione.

Per quanto riguarda i livelli di conoscenza tra i
cittadini, il dato presenta solo leggere oscillazioni
dal 1993 al 1997 (Tavola 7.27).

Una situazione di stasi emerge anche riguardo ai
livelli di utilizzazione dell'autocertificazione, che si
attesta attomo al 10% anche nel 1997. D'altra parte,
1'1,7%dei cittadini ha dichiarato di aver ricevuto nel
1997 un rifiuto da parte degli uffici competenti ad
accettare l'autocertificazione. Questo dato va con
siderato con molta cautela, non potendosi verifica
re se la richiesta dell'utente rientri nella casistica
prevista per l'autocertificazione. Tuttavia, esso po
trebbe essere ritenuto un segnale del ritardo nella
diffusione della nuova cultura all'interno degli uffici
pubblici e in minor misura di una carenza di co
municazione con i cittadini. Va, infatti, sottolineato
che il valore pill alto di rifiuti da parte dell'ufficio e
stato raggiunto dai liberi professionisti e dagli im
prenditori (4,1%), soggetti che maggiormente co
noscono e utilizzano l'autocertificazione.

Einteressante notare come non esista una forte
concordanza tra livelli di conoscenza e di utilizza
zione dell'autocertificazione nelle diverse zone
del Paese. Infatti nel 1997, la conoscenza e mag
giore al Centro (56%) e nel Nord-ovest (52%), rna
l'utilizzazione e pill diffusa nel Sud (12,3%) e nelle
Isole (11,9%). Se si considera la condizione pro
fessionale, emerge, invece una maggiore concor
danza: i dirigenti, gli imprenditori e i liberi pro
fessionisti presentano livelli alti sia di conoscenza
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Tavola 7.27 - Conoscenza e utilizzo dell'autocertificazione per ripartizione geografica - Anni 1993
1997 (per 100 persone di 14 anni e piu)

RIPARTIZIONI ANNI
GEOGRAFICHE

1993 1994 1995 1996 1997

CONOSCENZA

Nord ovest 49,6 49,6 49,5 52,8 52,0
Nord-est 45,9 43,9 44,6 49,6 47,6
Centro 52,5 51,1 51,5 57,6 56,0
Sud 41,8 44,0 42,9 50,2 48,7
Isole 45,1 43,1 46,3 48,0 45,0

Italla 47,2 46,8 47,1 52,0 50,4

UTILIZZO

Nord ovest 9,8 8,3 8,4 10,3 9,4
Nord-est 8,7 7,9 8,0 9,1 8,8
Centro 12,7 9,0 9,9 10,4 10,2
Sud 11,3 9,6 11,4 11,5 12,3
Isole 12,2 13,4 11,9 12,7 11,9

Italla 10,8 9,2 9,7 10,6 10,4

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per il 1997 i dati sono provvisori)

(77,1%) sia di utilizzo (21,1%), analogamente puo
dirsi per gli impiegati e i quadri che utilizzano l'au
tocertificazione nel 17,7% dei casi. I livelli di cono
scenza delle casalinghe 09,4%) e dei ritirati dalla
voro (38%) sono notevolmente pili bassi. Livelli
molto alti si osservano tra i laureati (85,6%) e i di
plomati (71,1%), mentre i pili bassi (26,8% ) si re
gistrano per chi ha la licenza elementare. Analogo
e l'andamento tra gli utilizzatori: si passa dal 22,7%
dei laureati al 4,2% delle persone con licenza ele
mentare.

Dall'analisi effettuata appare evidente che il ri
corso all'autocertificazione e consistente per i
procedimenti e per gli adempimenti burocratici
di particolare rilievo 0 complessita, Un'elevata
posizione professionale 0 un elevato titolo di stu
dio sono, ancora, fattori che favoriscono la cono
scenza delle opportunita offerte dalle norme e
agevolano in misura notevole la fruizione diretta
del servizio 0 l'espletamento dell'adempimento
senza il ricorso all'intermediazione.

7.5.3 I trasporti

Nel corso del 1997 si sono rilevati forti segna
li di una diminuzione del livello di soddisfazione
da parte dei cittadini nei confronti del servizio
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ferroviario, segnali che possono anche essere le
gati ai gravi incidenti verificatisi nel corso
dell'anno. A fronte di una stabilita quantitativa
dell'utenza (pari al 32,4% della popolazione di 14
anni e pili), nel 1997 risulta una diminuzione, ri
spetto al 1996, di quanti esprimono un giudizio
positivo fra chi ha fruito del servizio ferroviario
almena una volta nel corso dell'anno. Cia avvie
ne nei confronti di tutti gli aspetti del servizio
considerati e in particolare nei confronti degli
aspetti di funzionalita. Sono infatti la puntualita,
la frequenza delle corse e la comodita degli orari
gli elementi nei confronti dei quali diminuisce
maggiormente il grado di soddisfazione. Anche
per quanto riguarda gli aspetti meno apprezzati
in assoluto, il costa del biglietto e la pulizia delle
vetture, si rileva una evidente flessione di soddi
sfazione (il 40,2% e il 36,4% nel 1997 rispetto al
45,0% e al 42,1% nelI996).

A livello territoriale, e soprattutto l'area meri
dionale e insulare del Paese a denunciare uno stato
di maggiore insoddisfazione per il servizio (Tavo
la 7.28).

Anche per i collegamenti fra comuni diversi ef
fettuati tramite pullman 0 corriere nel 1997 si rile
va una diminuzione del livello di soddisfazione.
Cia avviene per tutti gli aspetti del servizio ad ec
cezione del costo del biglietto e delle informazio-
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Tavola 7.28 - Persone di 14 anni e piii che utilizzano il treno e si dichiarano "molto" 0 "abbastanza"
soddisfatte dei diversi aspetti del servizio, per ripartizione geografica - Anni 1995-1997

Frequenza Posto Pulizia Comodita Costo
ANN! Utenza(a) corse (b) Puntualita (b) a sedere (b) vettura (b) orari (b) biglietto (b) Informazioni (b)

ITALlA NORD-OCCIDENTALE

1995 36,3 70,8 63,5 68,1 37,3 63,0 46,5 59,2
1996 38,7 73,8 67,0 68,3 37,6 68,0 46,0 60,6

1997 37,8 68,5 57,8 67,7 31,4 63,3 41,8 55,5

ITALlA NORD-ORiENTALE

1995 32,9 78,2 74,3 70,1 49,5 72,5 50,0 67,1
1996 34,7 75,2 73,8 70,5 49,8 69,4 51,6 66,0

1997 37,4 72,3 62,4 68,7 42,7 66,9 44,5 62,6

ITALlA CENTRALE

1995 28,3 70,5 64,5 70,9 49,2 64,2 42,1 58,8
1996 29,3 69,9 67,9 68,6 44,6 63,9 46,2 61,2
1997 30,0 66,5 54,1 66,1 40,8 60,9 42,3 57,6

ITALlA MERIDIONALE
1995 29,4 64,4 59,7 60,8 39,7 58,7 35,2 56,2
1996 30,1 66,3 61,9 61,8 39,0 58,8 37,8 51,9
1997 29,7 59,9 49,4 58,5 34,8 52,5 33,5 51,3

ITALlA INSULARE
1995 17,4 57,3 49,0 70,2 37,4 53,8 38,9 52,4
1996 18,2 59,1 57,2 69,1 44,0 55,8 40,9 52,4

1997 21,6 50,9 45,4 61,8 33,6 47,2 35,2 47,5

ITALlA
1995 30,3 69,9 64,1 67,5 42,5 63,5 43,3 59,6
1996 31,8 70,7 66,8 67,4 42,1 64,7 45,0 59,3
1997 32,4 65,8 55,4 65,2 36,4 60,1 40,2 55,9

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per il 1997 i dati sono provvisori)
(a) Per 100 persone di 14 anni e pili della stessa zona
(b) Per 100 utenti di 14 anni e pili della stessa zona

ni, nei confronti dei quali risulta stabile, seppure
meno elevata rispetto agli altri aspetti considerati,
la quota dei cittadini che si dichiarano molto 0 ab
bastanza soddisfatti (rispettivamente il 40,3% e il
48,8%). E soprattutto nei confronti della puntua
lita, della pulizia delle vetture, delle condizioni di
attesa alle fermate e della possibilita di collega
menti con gli altri comuni che diminuiscono i giu
dizi positivi. Fra gli utenti di questi servizi, la mag
gioranza esprime comunque un giudizio favorevo
le nei confronti della velocita della corsa (72,00/0),
della puntualita (70,2%) e della possibilita di trova
re un posto a sedere (68,3%),
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A livello territoriale la quota di soddisfatti e ge
neralmente inferiore al Sud e nelle Isole dove in
vece l'utenza e superiore rispetto al resto del Pae
se. Nell'area insulare la diminuzione di soddisfa
zione da parte degli utenti e nel 1997 pili elevata
che nel resto del Paese e soprattutto pressoche
diffusa nei confronti di tutti gli aspetti considerati.
Situazione analoga si osserva al Centro dove, ac
canto ad elementi propri del servizio come la
puntualita, la velocita e la disponibilita di trovare
posti a sedere, che riflettono in modo pili che evi
dente la diminuzione di soddisfazione da parte
degli utenti, si aggiunge il costa del biglietto. Per
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quanto riguarda il Nord, la minore soddisfazione
rilevata rispetto al 1996 e generalmente meno ac
centuata e concentrata per 10 pili nell' area occi
dentale, dove riguarda in particolare gli orari, la
frequenza delle corse, la puntualita e la disponibi
lita dei collegamenti (Tavola 7.29).

La situazione dei trasporti pubblici urbani risul
ta piu.frammentata e variegata nel quadro naziona
le rispetto a quanto emerge per gli altri servizi di
trasporto pubblico quali quello ferroviario e quel
10extraurbano su gomma.

Malgrado a livello generale si osservi nel 1997
un lieve peggioramento rispetto al 1996, differen
ti e contrastanti andamenti si rilevano a livello ter
ritoriale. Mentre al Centro-nord prevalgono i se
gnali negativi, un segnale positivo proviene dal

Sud e dalle Isole: in queste aree si osserva infatti un
aumento di soddisfazione rispetto al 1996 da par
te degli utenti dei servizi di trasporto pubblici ur
bani che coinvolge tutti gli aspetti del servizio
considerati (Tavola 7.30).

La maggiore soddisfazione proviene dagli
utenti del servizio pubblico urbano che vivono
nei comuni della periferia dei centri di grande
urbanizzazione. Tra questi, vi e un significativo
aumento di coloro i quali si dichiarano molto 0

abbastanza soddisfatti della pulizia delle vetture
e della velocita dei veicoli (rispettivamente
52,1% e 67,0% nel 1997 rispetto a 42,4% e 63,0%
nel 1996) e una diminuzione della quota soddi
sfatta invece della puntualita (58,0% nel 1996 e
53,1% nel1997).

Tavola 7.29 - Persone di 14 anni e pill che utilizzano il pullman e si dichiarano "molto" 0 "abbastanza"
soddisfatte dei diversi aspetti del servizio, per ripartizione geografica - Anni 1995-1997

ANN! Dtenza (a) Frequenza Puntualita Posta a Vclocita Pulizia (b) Cornodita Collegamento Cornodita Casto Informazioni
corse (b) (b) sedere (b) corse (b) attesa aile (b) orari (b) biglietto (b) (b)

ferrnate (b)

ITALIA NORD-OCCIDENTALE
1995 19,1 64,9 77,0 74,4 75,8 61,6 43,8 57,2 58,8 36,5 52,2

1996 19,2 65,0 77,8 74,3 75,8 59,4 43,5 59,4 62,5 37,0 54,1

1997 18,9 61,4 74,3 71,1 74,3 58,0 40,2 55,3 56,4 37,6 51,4

ITALlA NORD-ORIENTALE
1995 18,4 69,0 85,7 75,3 79,0 69,5 50,0 67,2 65,8 39,3 64,9

1996 19,2 70,9 83,8 75,7 79,2 68,2 47,6 65,4 65,7 41,0 63,5

1997 18,8 70,3 72,3 73,7 78,6 68,1 45,4 61,5 65,3 41,4 64,3

ITALlA CENTRALE
1995 15,6 65,2 73,1 70,6 73,0 56,5 36,2 59,2 60,2 40,1 52,6

1996 14,6 60,7 74,8 71,5 77,9 54,9 40,9 58,1 57,6 46,8 50,3

1997 14,9 60,9 67,8 67,2 71,9 52,2 36,8 55,8 56,2 41,7 49,8

ITALlA MERIDIONALE
1995 21,1 52,7 58,6 58,6 64,6 48,6 29,5 48,2 48,2 43,3 38,7

1996 20,6 54,3 62,8 63,9 65,1 49,6 30,2 50,0 48,7 39,5 36,2

1997 20,7 58,2 62,9 64,2 66,4 47,2 30,2 50,3 51,8 40,7 39,0

ITALlA INSULARE
1995 17,6 60,8 67,2 64,0 70,8 51,2 23,9 53,9 55,8 40,5 41,2

1996 18,8 62,3 70,0 66,5 71,1 59,7 33,3 58,9 56,7 45,5 44,3

1997 20,4 55,1 61,6 63,8 68,7 45,0 27,9 50,6 51,0 42,3 39,1

ITALlA
1995 18,6 62,0 72,0 68,6 72,4 57,6 37,7 56,6 57,2 39,8 49,8

1996 18,6 62,4 73,7 70,5 73,5 57,9 39,2 57,8 58,1 40,9 49,5

1997 18,7 61,4 70,2 68,3 72,0 54,6 36,5 54,6 56,2 40,3 48,8

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Asperti della vita quotidiana (per il 1997 i dati sono provvisori)
(a)Per100 persone di 14 anni e pili della stessa zona
(b) Per100 utenti di 14 anni e pili della stcssa zona
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Tavola 7.30 - Persone di 14 anni e pili che utilizzano i mezzi urbani e si dichiarano "molto" 0 "abba-
stanza" soddisfatte dei diversi aspetti del servizio, per ripartizione geografica - Anni
1995-1997

Utenza(a) Frequenza Puntuahta Posta Velocita Pulizia (b) Comodita Collega- Cornodita Costa
ANNI corse (b) (b) a sedere corse (b) attesaaile menta (b) orari (b) biglietto

fermate (b) (b)

ITALlA NORD-OCCIDENTALE

1995 28,5 63,9 63,8 51,3 66,3 53,7 44,6 63,7 63,5 30,5
1996 28,6 67,0 67,3 54,5 68,7 55,3 46,8 69,1 66,9 38,6
1997 28,9 63,3 60,3 53,3 65,9 52,6 40,2 64,4 64,4 35,2

ITALlA NORD-ORIENTALE

1995 24,2 71,7 80,5 65,7 79,1 73,7 55,2 67,1 71,3 44,5
1996 24,4 74,9 78,8 64,9 78,9 75,8 55,9 74,4 74,1 42,7
1997 24,4 73,5 77,3 62,3 78,2 72,5 51,7 65,3 71,8 44,5

ITALlA CENTRALE

1995 33,8 50,8 48,2 38,9 58,8 47,8 25,3 51,3 52,2 33,8
1996 31,7 56,4 54,5 43,7 59,3 50,9 34,3 57,9 54,9 44,6
1997 34,8 55,2 50,4 39,0 60,7 45,6 30,7 58,9 54,9 43,9

ITALlA MERIDIONALE

1995 17,8 42,4 41,0 40,1 46,2 37,4 21,4 40,8 37,3 39,1
1996 16,7 37,0 37,3 40,9 43,4 33,0 20,1 37,7 35,0 37,1
1997 17,6 45,6 40,7 43,6 47,1 38,7 21,9 40,2 37,1 35,4

ITALlA INSULARE

1995 18,7 36,6 30,4 32,6 44,9 28,7 17,2 38,2 36,9 32,8
1996 17,9 34,5 32,1 33,3 45,2 32,5 14,5 33,0 32,9 32,6
1997 19,8 41,3 38,1 40,8 53,9 42,4 21,1 43,9 40,9 43,2

ITALlA

1995 25,1 56,0 56,0 47,2 61,4 50,9 35,2 55,1 55,3 35,5
1996 24,4 58,2 58,4 49,7 62,2 52,5 38,3 59,2 57,2 40,1
1997 25,5 58,1 55,5 48,4 62,6 51,1 35,0 57,3 56,7 39,9

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (per il 1997 i dati sono provvisori)
(a) Per 100 persone di 14 anni e pill della stessa zona
(b) Per 100 utenti di 14 anni e pill della stessa zona

7.6 La sicurezza del cittadino

7.6.1 Luoghi di vita e percezione della
sicurezza

La questione della sicurezza, nella duplice acce
zione soggettiva e oggettiva, e una di quelle che co
stituiscono la trama essenziale di cui e intessuta la
rete sociale. La possibilita di vivere in contesti si
curi, usufruendo di una buona rete di pratezione,
rappresenta una dimensione di base della qualita
degli ambienti di vita e dunque, implicitamente,
della qualita della cittadinanza.

L'argomento si presta a molteplici appracci
valutativi, in prima istanza classificabili in sogget-
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tivi e oggettivi. Da un lato si puo osservare l'atteg
giamento dei cittadini e la lora percezione sia del
rischio sia della protezione goduta; dall'altra si
puo analizzare l'andamento delle situazioni cri
minose nel tempo, COS! come vengono registra
te 0 come sono stimabili sulla base di indicatori
indiretti.

Tra la fine del 1997 e il gennaio del 1998 e sta
ta effettuata un'indagine Multiscopo sulla sicu
rezza dei cittadini i cui risultati permettono, gra
zie ad alcune domande rivolte a tutti e quindi
non soltanto alle vittime, di gettare le basi per
una prima analisi della percezione soggettiva
della sicurezza e del rapporto forze dell'ordine
cittadino.
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Alla domanda "quanto si sente sicuro cammi
nando per strada quando e buio ed e solo nella zo
na in cui vive" ben il 29% degli italiani risponde di
sentirsi poco 0 per niente sicuro nel proprio
quartiere.

Le variabili pili fortemente legate con la paura
del crimine sono il sesso e l'eta, Le donne pili de
gli uomini (39,7% contro 17,2%) provano un forte
timore camminando nella propria zona quando e
buio, e tale dato sale a149,5% per le 14-17enni e al
44,7% per le 18-24enni (rispetto al 18,9% al 12,1%
dei coetanei maschi).

La relazione tra eta e sensazione di paura e
maggiore per gli uomini (dal 18,9% di timorosi

della classe di eta 14-17 anni al 24,3% per quelli di
65 anni e pili). Le differenze tra uomini e donne
diminuiscono al crescere dell' eta. La quota di
donne che non si sentono sicure ad uscire sole
di sera e circa tre volte maggiore di quella degli
uomini fino a 34 anni, mentre Ie differenze si at
tenuano per le persone con pili di 64 anni (Tavo
la 7.31).

Dal confronto dei dati a livello territoriale risul
ta che la regione dove la sensazione di paura e pili
diffusa ela Campania (Tavola 7.32).

Differenze significative, dal punto di vista del
dis agio sociale provocato dalla criminalita vi sono
anche fra grandi e piccoli centri. La percentuale di

Tavola 7.31 - Persone di 14 anni e pili che si sentono poco 0 per niente sicure camminando da sole
per strada al buio 0 stando da sole in casa quando e buio, andando a riprendere la mac
china per situazioni, eta e sesso - Anni 1997-1998

CLASSI Dr
ETA' (anni)

14-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 e pill

Totale

14-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 e pill

Totale

14-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 e pill

Totale

Quando cammina
da solo al buio (a)

MASCHI

18,9
12,1
12,8
14,3
17,1
21,5
24,3

17,2

FEMMINE

49,5
44,7
37,2
38,4
39,5
42,0
36,4

39,7

MASCHI E FEMMINE

32,7
28,8
24,9
26,4
28,4
32,2
31,4

28,8

Quando e solo/a
in casa la sera (b)

7,2
2,8
4,3
4,5
4,0
6,2
9,6

5,5

19,2
19,4
15,3
12,6
15,3
20,4
21,9

17,7

12,6
11,3
9,7
8,6
9,7

13,6
16,8

11,8

Quando riprende
I'automobile ( c)

16,9
18,3
19,1
21,3
23,6
21,3

20,1

62,8
58,7
58,2
54,1
54,3
43,2

57,1

37,2
36,7
36,4
33,9
32,6
25,4

34,6

Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza del cittadino
(a-b) Per 100 persone della stessa eta e dello stesso sesso
(c) Per 100 persone della stessa era e dello stesso sesso che guidano
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Tavola 7.32 - Persone che si sentono poco 0 per niente sicure camminando da sole instrada al buio
o se sole in casa 0 andando a riprendere I'auto parcheggiata in strada per regione - Anni
1997-1998

GRADUATORIA
DELLE REGIONI

Campania
Puglia
Lazio
Piemonte
Sicilia
Lombardia
Veneto
Liguria
Sardegna
Calabria
Emilia-Romagna
Abruzzo
Basilicata
Umbria
Toscana
Molise
Friuli Venezia Giulia
Marche
Valle D'Aosta
Trentino-Alto Adige

Quando cammina GRADUATORIA
da solo al buio (a) DELLE REGIONI

42,1 Campania
35,3 Molise
33,8 Puglia
29,2 Basilicata
28,8 Calabria
28,7 Marche
26,5 Umbria
26,0 Veneto
25,6 Abruzzo
25,2 Piemonte
24,9 Sardegna
24,0 Lazio
22,9 Lombardia
22,8 Friuli-Venezia Giulia
22,3 Toscana
20,8 Valle D'Aosta
20,4 Sicilia
20,2 Emilia-Romagna
14,0 Liguria
13,9 Trentino-Alto Adige

Quando e solo/a GRADUATORIA
in casa la sera (b) DELLE REGIONI

16,3 Campania
15,2 Lazio
15,2 Puglia
13,5 Veneto
13,5 Emilia-Romagna
12,9 Lombardia
12,3 Piemonte
12,1 Umbria
12,0 Sicilia
12,0 Abruzzo
11,7 Toscana
11,1 Calabria
10,8 Marche
10,5 Sardegna
10,3 Friuli-Venezia Giulia
10,3 Basilicata
10,2 Liguria
9,8 Molise
8,4 Valle D'Aosta
5,4 Trentino-Alto Adige

Quando riprende
I'automobile (c)

27,0
25,8
25,3
25,4
24,9
24,7
24,4
22,2
21,8
21,3
20,4
20,3
19,1
19,0
18,9
17,4
17,1
16,8
15,7
14,5

Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza del cittadino
(a-b) Per 100 persone di 14 anni e pili della stessa regione
(c) Per 100 persone di 18 anni e pili della stessa regione che guidano

persone che non si sentono tranquille uscendo da
sale di sera, infatti, e pili alta nei comuni con oltre
50.000 abitanti.

I dati rnastrano che coloro che negli ultimi tre
anni sana stati vittime di qualche reato si sentono
pili spesso degli altri poco a per niente sicuri
quando camminano di sera per le strade della loro
zona. Dichiarano di non sentirsi sicuri il 38,4% del
le persone che sona rimaste vittime di un reato,
contro il 26,9% fra coloro che non hanno mai avu
to una simile esperienza.

La percezione del rischio di criminalita dipen
de anche da altri problemi presenti a meno nella
zona in cui si vive. L'indagine ha evidenziato, a tale
proposito, il fatto che un discreto numero di cit
tadini avverte la presenza di atti e comportamenti
devianti nella zona in cui vive (quali persone che si
drogano, spacciano droghe, si prostituiscono 0

commettono atti di vandalismo contro il bene
pubblico).

In Italia, il 18,5% delle persone dichiara di esser
si imbattuto in individui che facevano usa di stu
pefacenti, il 9,8% di aver vista qualcuno spacciare
droga nel proprio quartiere e il 13,3% denuncia la
presenza di prostituzione.
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I dati mostrano una situazione allarmante so
prattutto per cia che riguarda gli atti vandalici con
tro il bene pubblico, in quanto ben il 34,1% degli
intervistati dichiara di esserne stato testimone nel
la zona in cui vive (Tavola 7.33).

Tra le regioni settentrionali sana la Lornbar
dia ed il Piemonte quelle in cui si registra una si
tuazione generalmente pili negativa, con valori
che superano la media nazionale per tutti i com
portamenti devianti considerati, rna che in par
ticolare si caratterizzano per una forte segnala
zione di persone che si drogano(22,5% e
21,2%), che spacciano droga (circa il 12%) e di
prostitute, avvertita dal 21,7% dei piemontesi e
dal 20,2% dei lombardi. Atti di vandalismo con
tro il bene pubblico sono segnalati dal 36,1%
delle persone in Piemonte e dal 38,5% in Lom
bardia.

Nel Centro-sud la situazione e decisamente pili
critica che nel resto di Italia: nel Lazio e in Campa
nia, e in misura minore rna comunque can valori
superiori alla media, in Puglia e Sardegna, viene se
gnalata soprattutto la presenza di persone che si
drogano, spacciano stupefacenti a commettono
atti vandalici. In particolare, per gli atti vandalici,
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Tavola 7.33 - Persone di 14 anni e pili per rischio di crtmlnallta percepito nella zona in cui vivono,
presenza di persone che si drogano, di spacciatori, di prostitute e atti di vandalismo
contro it bene pubblico per regione - Anni 1997-1998 (per 100persone di 14 anni eptu del
la stessa regione)

GRADUATORIA Rischio di GRADUATOIUA vcde persone GRADUATORIA Vede GRADUATORIA vedc GRADUATORIA vede atti di
DELLE REGIONI criminalita DELLE REGIONI che si drogano DELLE REGIONI spacciatori DELLE REGIONI prostitute DELLE REGIONI vandalismo

Campania 37,3 Campania 29,6 Campania 14,5 Pie monte 21,7 Campania 42,1
Lazio 30,8 Lazio 23,5 Puglia 12,3 Lombardia 20,2 Lazio 41,5
Puglia 26,9 Piemonte 22,5 Piemonte 11,7 Toscana 16,0 Sardegna 39,7
Piemonte 26,4 Lombardia 21,2 Lombardia 11,6 Lazio 15,4 Lombardia 38,5
Lombardia 25,1 Liguria 20,7 Lazio 11,3 Valle d'Aosta 15,0 Puglia 37,6
Sicilia 21,7 Puglia 19,5 Sardegna 10,2 Emilia-Romagna 15,0 Piemonte 36,1
Liguria 21,5 Sardegna 19,2 Toscana 9,4 Veneto 14,5 Calabria 32,8
Calabria 19,8 Toscana 16,4 Liguria 9,3 Umbria 13,8 Basilicata 32,0
Sardegna 19,0 Abruzzo 16,0 Emilia-Romagna 8,5 Campania 12,9 Veneto 30,9
Toscana 18,3 Emilia-Rornagna 15,1 Veneto 8,3 Liguria 12,3 Liguria 30,5
Veneto 17,2 Umbria 15,1 Abruzzo 8,2 Trento 11,0 Sicilia 29,5
Emilia-Romagna 16,3 Veneto 15,0 Umbria 8,0 Friuli-Venezia Giulia 10,9 Molise 29,2
Umbria 15,2 Marche 14,0 Marche 7,1 Trentino-Alto Adige 9,9 Toscana 28,6
Basilicata 14,4 Friuli-Venezia Giulia 12,9 Basilicata 6,5 Marche 9,5 Abruzzo 28,2
Friuli-Venezia Giulia 14,2 Trentino-Alto Adige 12,5 Trento 5,8 Bolzano-Bozen 8,8 Friuli-Venezia Giulia 27,6
Abruzzo 14,2 Bolzuno-Bozeri 12,5 Valle d'Aosta 5,2 Abruzzo 8,5 Marche 26,0
Molise 11,9 Trento 12,5 Trentino-Alto Adige 5,2 Puglia 6,6 Emilia-Romagna 25,5
Marche 11,4 Basilicata 12,3 Friuli-Venezia Giulia 5,2 Sardegna 6,6 Umbria 25,2
Valle d'Aosta 9,3 Valle d'Aosta 10,6 Molise 5,0 Molise 4,7 Trento 24,1

Boleano-Bozen 8,8 Calabria 9,8 Calabria 4,9 Basilicata 4,6 Valle d'Aosta 20,9
Trentino-Alto Adige 8,7 Molise 8,6 Boizano-Bozen 4,6 Calabria 4,4 Trentino-Alro Adige '9,6

Trento 8,6 Sicilia 8,4 Sicilia 4,4 Sicilia 3,8 Bolzano-Bozen 14,9

Italia 23,1 Halla 18,5 Italia 9,8 Italia 13,3 Italia 34,1

Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza del cittadino

Lazio e Campania registrano Ie percentuali pili alte
(rispettivamente con il 41,5% e il 42,1% di persone
che avvertono il problema).

Nell'Italia Meridionale si registrano incidenze
pili basse del resto del Paese per quanta riguarda la
presenza di prostituzione.

II senso di insicurezza e la paura della crimina
lita condizionano fortemente 10 stile di vita dei cit
tadini. Infatti, l'essere effettivamente rimasto vitti
ma di episodi di microcriminalita 0 la percezione
del rischio di poterne rimanere vittima, anche se
non obiettivo, possono produrre reazioni speci
fiche. Molti sono coloro che adottano comporta
menti espliciti 0 impliciti di autotutela. Pili diffusi
tra Ie famiglie italiane sono i comportamenti di di
fesa che possono essere definiti tradizionali, co
me il far sorvegliare la casa da un arnico 0 da un vi
cino (43%) 0 lasciare Ie luci accese quando si esce
di sera senza che qualcuno resti in casa (20,3%). In
proporzione, un numero minore di famiglie di
chiara di possedere cani da guardia (13,70/0), dete
nere in casa arrni (11,8%), avvalersi di un servizio di
portineria (8,6%) 0 ancora di essere collegato ad
un sistema di vigilanza privato (4,5%),
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Molti sono coloro che si preoccupano di ren
dere la propria abitazione pili sicura cercando di
renderne pili difficile l'accesso: ben il 53,7% delle
farniglie in Italia ha dichiarato infatti che la propria
abitazione e dotata di almeno un sistema di prote
zione, come la porta blindata, Ie inferriate aIle fi
nestre, un dispositivo d'allarme 0 la cassaforte per
la custodia di valori (Figura 7.3).

Le regioni italiane in cui maggiore e il ricorso a
sistemi di protezione dell'abitazione sono la Lom
bardia (68,1%), il Lazio (65,5%), il Piemonte
(64,4%) e l'Ernilia-Romagna (60,3%).

Una quota significativa di farniglie e intenziona
ta a cambiare residenza a causa di un rischio di cri
minalita considerato troppo elevato 01 3,5%, infat
ti, ha intenzione per questo motivo di lasciare 0 ha
gia lasciato la propria abitazione, pari a circa
700.000 farniglie). La Campania e la regione con la
percentuale pili alta di famiglie (5,5%) che hanno
gia cambiato casa (0 hanno intenzione di farlo)
per paura della criminalita.

La reazione della popolazione italiana al rischio
di rimanere vittima di fatti criminosi e anche di ti
po individuale. Un comportamento di autotutela
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malta diffuso e quello di chiudere a chiave la por
ta quando si e soli in casa (i1 41% si chiude in casa
durante il giorno, 1'84% durante la notre). In se
condo luogo, una quota consistente di persone ha
dichiarato che, rientrando in casa controlla che
non ci siano intrusi (53,2%), mentre in proporzio
ne minore 09,4%) alcuni controllano che non si
siano introdotti in casa estranei solo quando avver
tono rumori inconsueti.

L'abitudine di chiudere a chiave la porta di casa
quando si e soli e molto pili diffusa nell'Italia nord
occidentale che nel resto d'Italia, mentre nell'Italia
meridionale e maggiore la percentuale di coloro
che controllano che non ci siano intrusi quando
rientrano in casa.

Ben il 42,7% di chi usa l'automobile e solito
mettere la sicura alle portiere dell'auto durante gli
spostamenti e il14,4% controlla che non ci sia nes
suno nascosto nell'abitacolo della propria auto
vettura quando la va a riprendere.

Sono pochi coloro che non escono mai soli di
sera (8,4%). La proporzione e pili alta per le don
ne e crescente al crescere dell'eta (in particolare,
non esce mai di sera il 35% delle anziane di oltre 64
anni, contro il 17% dei loro coetanei maschi),

Il 43,5% delle persone che sono solite uscire,
quando cammina la sera per le strade della propria
zona, cerca di evitare per motivi di sicurezza cer
te strade, certi luoghi 0 certe persone. Le donne,
in complesso, dicono di evitare luoghi 0 persone
considerati rischiosi in misura maggiore degli uo
mini (57% contro 30,6%) (Figura 7.4). Questi com
portamenti caratterizzano soprattutto le persone
pili giovani: il 49,4% dei giovani compresi tra 14 e
24 anni evita luoghi 0 persone ritenute socialmen
te pericolose rispetto al 45% degli ultrasessanta
cinquenni.

La paura del crimine e solo uno degli elementi
che determinano la percezione di sicurezza dei
cittadini. Accanto ad essa diventa fondamentale la
fiducia che gli individui hanno nelle istituzioni pre
poste alla prevenzione e al controllo della crimi
nalita. Ai rispondenti e stato chiesto: "Tutto consi
derato, Lei pensa che le forze dell'ordine riescano
a controllare la criminalita nella zona in cui vive?".
Il 42,1% della popolazione ha risposto negativa
mente.

La percentuale pili alta di coloro che dichiarano
di essere soddisfatti della capacita di perseguire la
criminalita da parte delle forze dell'ordine si e re-

Figura 7.3 - Famiglie che hanno installato sistemi di sicurezza presso la propria abitazione 
Anni 1997-1998 (dati percentuali)

Almena un sistema di sicurezza

Cassaforte

Allarme

Inferriate aile finestre

Bloccaggio aile finestre

Porta blindata/e

53,7

o
Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza del cittadino
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Figura 7.4 - Persone di 14 anni e plu che sono solite uscire e che evitano persone e luoghi
ritenute pericolose quando percorrono Ie strade del proprio quartiere ed e gia
buio - Anni 1997-1998 (dati percentuali)

60,------------------------------------,

50

40

30

20

10

o
Maschi

Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza del cittadino

Femmine Maschi e femmine

gistrata in Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia. La sensazione opposta e sta
ta invece espressa, in misura notevolmente supe
riore alla media nazionale, in Campania, Puglia, La
zio, Sardegna, Calabria e Sicilia (Figura 7.5),

Allo stesso modo, gli abitanti residenti nelle
grandi aree metropolitane (51,5%) e nei comuni
intorno alle aree metropolitane (48,8%) espri
mono pili frequentemente dei rimanenti una va
lutazione non soddisfacente dell'attivita di con
trollo delle forze dell'ordine. Una valutazione pili
positiva e invece espressa da coloro che vivono
nei centri urbani di piccole 0 piccolissime di
mensioni.

7.6.2 Sicurezza e criminalita nelle grandi
cirta

II numero dei delitti denunciati per i quali l'Au
torita giudiziaria ha iniziato l'azione penale nel pe
riodo 1991-95 ha registrato un incremento pari al
30% rispetto al quinquennio precedente con valo
ri anche pili elevati per delitti rilevanti, come gli
omicidi volontari (+42,2%), la produzione e la ven
dita di stupefacenti (+37,6%) e i furti (+33%). Inol-

292

tre, la dinamica annuale del complesso dei reati ri
sulta in crescita ininterrotta a partire dal 1993, fino
a raggiungere il massimo storico di 2.938.081
eventi denunciati nel 1996.

In questo contesto, l'attenzione dell'opinione
pubblica si e andata concentrando negli ultimi an
ni sulle realta urbane, caratterizzate non soltanto
da frequenti casi di cronaca nera, rna anche da un
diffuso allarme sociale.

Per valutare in dettaglio l'effettivo andamento e
Ie caratteristiche della crirninalita nei centri urbani,
e stata svolta un'analisi relativa agli undici comuni
che nel1995 contavano pili di 300.000 abitanti: To
rino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, L'attenzione
si e concentrata su alcune tipologie delittuose par
ticolarmente rilevanti per la gravita 0 la numerosita
o l'impatto emotivo che ad esse si puo attribuire
riguardo alla percezione di sicurezza dell'ambiente
circostante: gli omicidi volontari consumati e quel
li tentati, i furti, le rapine, la produzione e 10 spac
cio di stupefacenti, la violenza carnale e gli atti di li
bidine violenta; queste ultime due tipologie sono
state considerate insieme dal momenta che, a se
guito della legge 15 febbraio 1996, n. 66, risultano
accorpate nella fattispecie delle violenze sessuali.
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Figura 7.5 - Persone di 14 anni e pili che ritengono che Ie forze dell'ordine controllino poco 0

per niente Ia crtmlnalita nella zona in cui vivono - Anni 1997-1998 (dati percentuali)

campanial:::::::::::::::::::::::::::iiiii'lPuglia
Lazio
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Marche

FriUli-veneZiaGiUliaJ=;;;;;;;;;~~::: ~ ~ JValle d'AostaTrentino-Alto Adige
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Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza del cittadino

La fonte utilizzata per analizzare l'incidenza di
tali fenomeni criminosi e costituita dalle statistiche
relative ai delitti denunciati per i quali l'autorita giu
diziaria ha iniziato l'azione penale. Cia consente di
misurare la cosiddetta crirninalita apparente, rap
presentata dai reati per i quali la magistratura ordi
naria ha promosso l'azione penale, mentre l'am
bito della crirninalita sommersa sfugge, per defini
zione, al campo di indagine. Tale considerazione e
particolarmente rilevante rispetto alla possibilita
di effettuare un'analisi territoriale comparata. In
fatti, il numero complessivo delle denunce dipen
de, oltre che dall'andamento effettivo delle attivita
criminali e dall'evoluzione del quadro normativo
di riferimento, anche da numerosi altri fattori che
possono essere variabili a seconda del tipo di de
litto e della situazione locale: si pensi soprattutto
alla propensione alla denuncia da parte delle vitti
me dei reati, rna anche all'incisivita dell'azione del
le forze dell'ordine e ai tempi istruttori della mac
china giudiziaria.
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Che Ie grandi citta dimostrino tassi di crimina
lita .generalmente piu elevati e un dato empirico
conosciuto e studiato da decenni da criminologi e
osservatori sociali. Esso trova conferma anche
nella realta italiana odierna, come si vede dai dati
della Tavola 7.34 che riporta i quozienti di crimina
lita registrati nel 1996 per il complesso degli undi
ci maggiori capoluoghi di provincia, gli altri comu
ni delle rispettive province, le altre citra capoluo
go di provincia e il complesso dei comuni non ca
poluogo delle stesse. Infatti, il numero di delitti
denunciati rapportato alla popolazione residente
risulta notevolmente superiore nelle grandicitta
rispetto a quello rilevato nei comuni minori per
tutte le tipologie di delitto considerate. Particolar
mente forte e 10 scarto fra i quozienti di criminalita
delle grandi citra e quelli del resto del Paese nel ca
so delle rapine, dei furti, dei reati connessi agli stu
pefacenti: il rapporto e nell'ordine di 6,4 a 1 nel
caso delle rapine, di 3,6 a 1 per la produzione e 10
spaccio di stupefacenti, di 3,1 a 1 nel caso dei fur-
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Tavola 7.34 - Quozienti di crfrnlnalita per tipo di comune - Anno 1996 (delitti denunciati per 100.000
abitanti)

12,1 7.225,8 296,4 122,4
4,2 1.836,0 83,9 23,3

8,0 4.217,0 60,6 82,1
3,8 2.008,3 27,9 24,8

4,6 2.354,2 46,7 34,4

5,8 3.116,8 85,8 48,2

TIPO Dr Omicidio Omicidio
COMUNE volontario volontario

consumato tentato

Grandi citta (a)
Comune capoluogo 4,2 4,9
Altri comuni della provincia 3,0 2,5

Altri capoluoghi di provincia
Comune capoluogo 2,6 1,9
Altri comuni della provincia 1,9 1,6

Italia escluse le grandi citra 2,3 1,8

Italia 2,6 2,3

Violenze
sessuali

Furto Rapina Produzione
e spaccio di
stupefacenti

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie
(a) Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania

ti. Einteressante rilevare, inoltre, che le varie tipo
logie delittuose si caratterizzano per diversi rno
delli di diffusione territoriale: da un lato, omicidi
volontari e rapine manifestano valori dei quozien
ti piuttosto elevati anche nei comuni vicini alle
grandi citta, dovuti presumibilmente ad una con
centrazione di eventi nell' hinterland; d'altro lato,
violenze sessuali, furti e delitti connessi agli stupe
facenti coinvolgono in misura maggiore - dopo le
grandi citra - i restanti centri delle rispettive pro
vince, mentre si riducono drasticamente non ap
pena si esce dai capoluoghi.

Numerosi studi hanno cercato di identificare i
fenomeni sociali che possono spiegare la relazio
ne fra urbanesimo e criminalita. In effetti, i dati re
lativi all'incidenza delle denunce nei confronti di
autori ignoti nel 1996 lasciano supporre una mag
giore probabilita di restare impuniti per gli autori
dei delitti commessi nelle grandi citra. Cosi, in
queste ultime, il 72,2% delle denunce per omicidio
volontario consumato sono contro autori ignoti,
mentre tale percentuale scende al 58,9% nelle citra
capoluogo di pili piccole dimensioni; e da notare,
peraltro, che il valore pili elevato si registra pres
so i comuni periferici rispetto alle grandi citra
(78,3%). I dati sugli omicidi volontari tentati e sulla
produzione e spaccio di stupefacenti evidenziano
caratteristiche analoghe; nel casodelle violenze
sessuali, invece, il 51% delle denunce nelle grandi
citra sono contro autori ignoti; le percentuali
scendono al 42,6% nelle citra capoluogo di pili pic
cole dimensioni, al 40,9% nei comuni che circon-
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dano le grandi citra, al 27,7% nei comuni che cir
condano gli altri capoluoghi. Soltanto i furti non
presentano alcun sensibile scarto fra aree urbane
e non urbane, per quel che riguarda l'incidenza di
autori ignoti, anche perche questa situazione e as
solutamente preponderante in entrambi i casi
(97,5% sul totale dei furti).

Se, dunque, questi elementi confermano la criti
cita della questione criminale nei contesti a mag
giore urbanizzazione, e importante verificare in
che misura dalle evidenze pili recenti emergano
segnali oggettivamente allarmanti per queste aree.
Utili indicazioni si possono trarre confrontando
gli ultimi dati disponibili, relativi al 1996, con quel
li riferiti al quadriennio precedente 1992-1995 (Ta
vola 7.35), sebbene le linee di tendenza cosi indi
viduate potrebbero risentire di eventuali oscilla
zioni puramente congiunturali e, per le singole
citta, di veri e propri sbalzi dovuti all'esiguita dei
casi.

La considerazione di fondo che si puo trarre da
questi dati riguarda la forte eterogeneita territoria
le delle tendenze in atto nei fenomeni criminosi.
Rilevanti difformita si osservano fra gli andamenti
per i diversi delitti, a seconda della tipologia di co
mune e anche tra le singole citra. Per la maggior
parte dei delitti considerati, le grandi citra nel loro
complesso presentano andamenti in controten
denza rispetto a quelli registrati nel resto del Pae
se; infatti, in esse risultano in aumento le denunce
per violenza sessuale, rapine e tentato omicidio,
diminuite invece altrove; al contrario, nelle grandi
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Tavola 7.35 - Delitti denunciati per i quali I'Autorfta giudiziaria ha iniziato l'azione penale, per alcune
tipologie di delitto - Anno 1996 (dati assoluti e dati percentuali rispetto alia media del periodo
1992-1995)

OMICIDIO OMICIDIO VIOLENZE FURTO RAPINA PRODUZIONE
VOLONTARIO VOLONTARJO SESSUALI E VENDITA
CONSUMATO TENTATO DI STUPEFACENTI

numero 0/0 numero % numero o/c numero 0/0 numero o/c numero 0/0

Torino 19 -8,4 38 13,4 104 3,5 71.687 9,1 2.529 48,1 1.263 3,1
Milano 42 -15,2 65 -15,3 240 -8,0 119.072 -3,6 3.179 -19,3 1.625 -26,4
Venezia 4 100,0 1 -20,0 5 -33,3 13.637 45,6 51 14,6 47 -23,0
Genova 34 5,4 20 9,6 74 0,7 32.710 -32,8 598 3,6 1.421 42,9
Bologna 27 300,0 25 -7,4 86 45,1 38.268 146,8 865 49,7 857 44,6
Firenze 9 0,0 18 75,6 51 -11,3 38.005 16,3 539 11,8 1.167 15,0
Roma 90 19,6 104 20,9 346 17,9 230.334 -15,3 5.844 -8,0 2.476 24,6
Napoli 66 -19,3 108 9,6 72 41,2 39.746 -53,7 8.919 75,6 1.203 69,5
Bari 13 -10,3 20 -2,4 19 28,8 8.248 -29,5 503 -36,0 200 3,5
Palermo 30 -23,6 11 -25,4 50 -5,7 35.775 -2,9 2.490 -26,5 499 40,1
Catania 47 -7,4 34 3,8 43 63,8 22.450 9,6 1.146 -34,5 252 16,7

Grandi citra
Comune capoluogo 381 -0,2 444 5,8 1.090 9,2 649.932 -10,0 26.663 8,0 11.010 15,2
Altri cornun! della
provincia 346 -7,7 284 -11,7 472 -9,1 208.431 -2,9 9.527 -19,6 2.645 9,6

Altri capoluoghi di provincia
Comune capoluogo 219 14,4 161 -28,6 676 -3,3 357.502 10,0 5.138 -8,3 6.956 4,5
Altri comuni della
provincia 554 3,0 447 -8,6 1.079 -9,4 575.084 30,9 7.991 -9,2 7.094 -2,9

Italia meno grandi citra 1.119 1,3 892 -13,9 2.227 -7,6 1.141.017 16,5 22.656 -13,7 16.695 1,9

Totale 1.500 0,9 1.336 -8,2 3.317 -2,7 1.790.949 5,3 49.319 -3,2 27.705 6,8

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie

citta sono diminuite Ie denunce per omicidio vo
lontario consumato e furto, invece sensibilmente
aumentate nei comuni di minori dimensioni.

Tra le tipologie di reato considerate, i delitti de
nunciati connessi agli stupefacenti presentano nel
1996 un aumento generalizzato su tutto il territo
rio nazionale. Essi interessano maggiormente il
complesso delle grandi citra, dove sono cresciuti
rispetto al quadriennio precedente del 15,2%, con
punte elevate a Napoli (+69,5%), Bologna (+44,6%)
e Genova (+42,9%). Due sole realta locali presenta
no andamenti in diminuzione (Milano e Venezia).
Peraltro, la tendenza espansiva di questo fenome
no riguarda anche i comuni periferici delle grandi
citta e gli altri capoluoghi di provincia.

Un'altra fattispecie delittuosa che presenta una
tendenza critica nelle grandi citra e costituita dalle
violenze sessuali (+9,2%). L'aumento delle denunce
per questo reato e stato forte soprattutto a Catania
(+63,8%), Bologna (+45,1%) e Napoli (+41,3%). Una
considerazione abbastanza diffusa nell'interpreta
re il numero crescente di violenze sessuali rilevate
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richiama la maggiore propensione delle vittime a
denunciare il fatto, favorita dall'evoluzione del eli
rna culturale, dalle innovazioni legislative (con il
passaggio dalla fattispecie di delitto contro la mo
ralita ed il buon costume a quella di delitto contro
la persona) e in taluni casianche da iniziative locali
di promozione dell'aiuto alle vittime (ad esempio,
tramite l'istituzione di centri specializzati). Peral
tro, l'accresciuta visibilita del fenomeno sta por
tando alla luce il problema degli abusi all'intemo
delle famiglie, in particolare sui minori; per il 1996,
sottolineature di questo aspetto sono presenti nel
le relazioni sull'amministrazione della giustizia
svolte presso le Corti d'appello di diverse citra
(Torino, Napoli, Palermo e Catania).
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7.7 Cittadinanza e ambiente

7.7.1 La qualita dell'ambiente nelle grandi citta

II contesto urbano rappresenta un ecosistema
molto particolare, costituito principalmente da
elementi artificiali, nel quale l'elevata densita di
popolazione e tutte le attivita economiche ad es
sa collegate possono costituire fattori critici per
gli equilibri ambientali. Nei dodici comuni centro
delle aree metropolitane risiedono complessiva
mente circa 9,2 milioni di persone, pari al 16%
della popolazione totale del paese, con una den
sita che nel comune di Napoli raggiunge 8.919 abi
tanti per Kmq. Tra i comuni centro delle aree me
tropolitane, Venezia presenta la densita di popo
lazione pili bassa, con 648 abitanti per Kmq (Ta
vola 7.36).

La principale conseguenza della concentra
zione della popolazione nei grandi agglomerati
urbani, e rappresentata dalla quantita di autovet
ture immatricolate in questi comuni, con effetti
sull'inquinamento atmosferico ed acustico. Nei
dodici comuni analizzati sono presenti pili di 5
milioni di autovetture immatricolate, con una
media di circa 58 ogni 100 abitanti. Tale indica
tore presenta il valore pili elevato nel comune
di Cagliari dove troviamo circa 68 autovetture
per 100 abitanti. Nella graduatoria seguono Mila
no e Roma (66) e Torino (62). Tralasciando Ve
nezia, dove comunque si registrano 41 autovet
ture ogni 100 abitanti, il comune che presenta la
situazione relativamente meno congestionata e
Genova, con 47 autovetture ogni 100 persone
residenti.

La presenza di autovetture con eta superiore ai
10 anni risulta dannosa per la qualita dell'ambien
teo Per questa aspetto Napoli detiene il primato,
con 55 auto con eta superiore ai 10 anni per 100
autovetture immatricolate, seguita da Catania
(46). In tali citta si registrano ovviamente anche i
pili bassi valori del numero di autovetture demo
lite: a Napoli e a Catania nel 1996 sono state de
molite circa 5 autovetture rispetto a 100 autovet
ture che nel 1995 avevano pili di 10 anni. Secon
do i dati del 1996 il parco circolante relativamen
te pili nuovo caratterizza la citta di Bologna, dove
solo il 23% delle autovetture presenta eta supe
riore a 10 anni.

Per quanta riguarda l'utilizzo di mezzi alter
nativi all' automobile privata, in nove delle dodi-
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ci citra analizzate, confrontando i dati del 1993 e
1996, si registra una diminuzione degli indicato
ri relativi alla percorrenza dei viaggiatori sui
mezzi pubblici. Nel 1996 i pili alti livelli si hanno
aRoma e Milano, con circa 2.000 Km di percor
renza media sui trasporti pubblici per abitante,
mentre i valori pili bassi caratterizzano i comu
ni di Cagliari, Bari, Palermo e Catania, confer
mando i dati del 1995. II comune di Catania ha,
comunque, registrato dal 1993 al 1996 un lieve
incremento nell'uso dei mezzi pubblici. II traf
fico stradale rappresenta la causa principale
dell'inquinamento atmosferico ed acustico nelle
citra. Per quanto riguarda l'inquinamento acusti
co, i rumori sono legati sia alla struttura dei vei
coli (motore, impianto di scarico, pneumatici,
ecc.), sia all'educazione stradale degli automobi
listi: 10 stile di guida incide, infatti, sull'emissio
ne di rumore.

Le sanzioni amministrative contestate per vio
lazione agli articoli 153 e 155 del Codice della
Strada che disciplinano la produzione di rumori
"molesti", dovuti allo stile di guida, al malfunzio
namento del silenziatore 0 al cattivo uso di allar
mi, autoradio e clacson, sono un utile indicatore
per valutare la diffusione del problema dell'inqui
namento acustico nelle citta. II numero di infra
zioni per 1.000 autovetture immatricolate ha rag
giunto il valore pili elevato a Roma, dove nel 1996
sono state contestate circa 4 infrazioni ogni 1.000
autovetture.

Un'altra problematica particolarmente im
portante legata alla concentrazione di individui
negli agglomerati urbani e quella della produzio
ne di rifiuti.

La produzione di rifiuti solidi urbani per abi
tante nelle citra esaminate si attesta mediamente
intorno ai 502 Kg, che corrisponde ad una pro
duzione giornaliera di 1,37 Kg. I comuni in cui la
produzione di rifiuti raggiunge i valori pili elevati
sono Catania con 580 kg per abitante, seguito da
Venezia, Palermo, Cagliari, Napoli, tutti con valo
ri superiori a 520 Kg. II comune di Torino pre
senta il primato per la minor produzione di rifiu
ti (430 kg per abitante).

Se confrontiamo i dati sulla raccolta differen
ziata con quelli della produzione di rifiuti, ci si
trova di fronte a valori che sono ben lontani (al
meno come media complessiva) dagli obiettivi
posti dal decreto legislativo n. 22 del 1997. Se
condo l'art. 24 del decreto, infatti, in ogni ambito
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Tavola 7.36 - Alcuni indicatori ambientali nei comuni centro delle aree metropolitane - Anno 1996

RIFIUTI VERDE

COMUNI
Densita eli

popolazione
(abitanti/kmq)

RSU
(kg!

abitante)

Raccolta
differenziata

(kg!
abitante)

Raccolta
differenziata

su R~U

%

Verde
urbano

(mq per
abitante

Densita
di verde

%

Autovetture
per 100
abitanti

KIndi
piste ciclabili
per 100 kmq

superficie
comunale

Torino 7.065 430,5 31,2 7,2 13,3 10,1 62,2

Milano 7.147 504,6 62,2 12,3 nd nd 66,3

Venezia 648 567,5 36,9 6,5 11,4 0,8 41,0

Genova 2.683 451,7 30,0 6,6 5,9 1,8 47,7

Bologna 2.737 495,9 25,2 5,1 24,1 6,8 58,6

Firenze 3.711 515,3 35,3 6,8 11,8 4,5 59,5

Roma 2058 497,0 8,5 1,7 11,8 2,6 65,8

Napoli 8.919 521,3 0,8 0,2 2,0 1,8 60,6

Bari 2.886 509,4 5,4 1,1 2,6 0,8 50,1

Palermo 4.329 546,3 4,1 0,8 15,5 6,7 54,8

Catania 1.888 580,4 3,1 0,5 1,2 0,2 58,5

Cagliari 2.039 528,2 2,0 0,4 8,4 1,9 67,7

Fonte: Istat, Indagine presso gli uffiei eomunali - Anno 1998

25,4

16,4

12,3

14,9

10,7

1,3

territoriale si dovra assicurare una raccolta diffe
renziata di rifiuti urbani pari al 15% entro 2 anni
dall'entrata in vigore del decreta, 25% entro 4 an
ni e 35% a partire dal 6° anno.

Nel 1996, la percentuale di raccolta differen
ziata rispetto alla produzione nelle dodici citta ha
raggiunto mediamente il 4%, con un valore che si
triplica nella citra di Milano (12,3%). Nella situa
zione peggiore, con una percentuale di raccolta
differenziata inferiore all' 1% della produzione di
rifiuti solidi urbani, si trovano Napoli, Cagliari,
Catania e Palermo.

II vetro e la carta sono i principali materiali re
cuperati: mediamente nei 12 comuni la loro rac
colta si attesta intorno al 90% del totale della rac
colta differenziata. Per gli altri materiali come l'al
luminio, la plastica, le pile esaurite, i medicinali
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scaduti le raccolte sono meno diffuse. A Milano,
dove si concentra il 42% della raccolta differen
ziata delle dodici citra, la raccolta di carta si attesta
sulle 35.000 tonnellate, pari al 37,2% del totale
della carta raccolta in questi comuni.

Per valutare le condizioni ambientali di una
citta occorre tener presenti non soltanto i fattori:
di pressione antropica, rna anche alcuni fattori
naturali che possono pili 0 meno aggravare la si
tuazione. Le caratteristiche climatiche, ad esem
pio, costituiscono un fattore determinante per i
fenomeni acuti di inquinamento atmosferico. La
temperatura, la ventosita e la piovosita rappre
sentano, infatti, parametri fondamentali per defi
nire il livello delle concentrazioni di inquinanti
causate principalmente dagli scarichi dei veicoli a
motore. Dal 1995 al 1996 la qualita dell'aria ha re-
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gistrato alcuni miglioramenti. Cia viene eviden
ziato anche dalle giornate di blocco del traffico,
determinate dal superamento dei limiti previsti
dalle norme per alcuni inquinanti, quali il monos
sido di carbonio 0 il biossido di azoto, che sono
decisamente diminuite: si passa da 110 giornate
di blocco del traffico del 1995 a 22 nel 1996. Oltre
alle caratteristiche naturali, climatiche e geografi
che, anche quelle urbane, ovvero la tipologia del
le strade 0 dei palazzi sono elementi da conside
rare per una valutazione della qualita ambientale
nei centri cittadini. Infatti, la presenza di strade
strette fiancheggiate dapalazzi alti e un elemento
che aggrava i problemi di circolazione dell'aria e
potenzia gli effetti sonori.

Un altro fattore da annoverare e senza dub
bio la disponibilita di verde. I risultati di un' in
dagine svolta dall'Istat presso gli uffici comunali
mostrano che la densita di verde risulta pill ele
vat a a Torino dove il 10,1% della superficie co
munale e rappresentato da aree verdi, seguito
da Bologna (6,8%) e da Palermo (6,7%). Catania e
il comune con la densita di verde pill bassa
(0,2%). La quota di verde pubblico attribuibile
ad ogni abitante pone al primo posto il comune
di Bologna, con 24,1 mq per abitante, mentre
presentano valori superiori ai 10 mq Palermo,
Torino, Firenze, Roma, Venezia, Cagliari; Cata
nia offre ai suoi abitanti soltanto 1,2 mq pro-ca
pite (Figura 7.6).

Un indicatore sull'orientamento delle arnmini
strazioni verso i problemi ambientali e fornito
dallo stato di attuazione dei Piani urbani di traffico
(PUT). Tali piani, che i comuni con pill di 30.000
abitanti sono tenuti a realizzare per tentare di ri
solvere i problemi di traffico ed inquinamento
delle citta, sono stati adottati solo nella meta dei
comuni centro delle aree metropolitane esamina
ti, mentre negli altri essi risultano in corso di ela
borazione.

Tra i diversi interventi previsti dai PUT per
raggiungere l'obiettivo di una mobilita sosteni
bile, la realizzazione di piste ciclabili rappresen
ta uno strumento concreto. Nelle 6 citta che
hanno adottato il PUT si hanno mediamente 16,8
Km di piste ciclabili ogni 100 Kmq di superficie
comunale, con valori superiori ai 20 Km nei co
muni di Torino (28,4), Milano (21,3) e Bologna
(20,5); Firenze presenta il val ore pill basso con
4,5 Km di piste ciclabili ogni 100 Kmq di superfi
cie comunale.
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7.7.2 L'ambiente nell'Unione europea

Il Programma comunitario di politica e di azio
ne a favore dell'ambiente e di uno sviluppo soste
nibile (Quinto programma d'azione per l'arnbien
te) ha 10 scopo di porre in atto parte degli obietti
vi del trattato di Maastricht.

Secondo l'Agenzia europea per l'ambiente,
che cura la Relazione sullo stato dell'ambiente
nell'Unione europea, i progressi realizzati fino ad
ora nella riduzione della pressione sull'ambiente
non risultano sufficienti ne a migliorarne la qua
lita, ne a raggiungere gli obiettivi di sostenibilita
definiti.

Tra i quindici paesi dell'Ue si riscontrano situa
zioni sensibilmente differenti. I fattori discrimi
nanti riguardano sia i livelli di pressione antropi
ca sull'ambiente sia il grado di attenzione verso Ie
problematiche ambientali e, quindi, le strategie
di sviluppo e le azioni di politica ambientale
adottate.

Come da pill parti evidenziato, la distinzione
tra paesi pill 0 meno ricchi non costituisce un fat
tore discriminante. Infatti, se da un lato ad un red
dito basso corrisponde solitamente una scarsa
qualita delle acque, dei servizi igienici, delle struttu
re fognarie e di depurazione e una scarsa attenzio
ne alla protezione del territorio, dall'altro, nei
paesi a pill elevato reddito medio pro capite, sono
presenti gravi emergenze ambientali quali l'inqui
namento atmosferico e acustico e la produzione
di rifiuti.

Per effettuare confronti sullo stato dell'ambien
te tra i paesi dell'Ue, sono stati considerati alcuni
indicatori pill significativi e pill robusti, dal punto
di vista del processo di misurazione e di rilevazio
ne dei dati (Tavola 7.37).

Provando ad interpretare le differenze inter
nazionali con la chiave di lettura del reddito,
emerge che il coefficiente di correlazione linea
re tra il prodotto interno lordo pro capite e la
percentuale di popolazione servita dagli impian
ti di depurazione delle acque reflue urbane e
molto elevata (pari a circa 0,8), cosi come avvie
ne con la percentuale di aree protette (0,6). La
correlazione con il PIL risulta fortemente positi
va anche se si considerano altri indicatori am
bientali con significato "negativo", come la pro
duzione di rifiuti solidi urbani pro capite 0 il nu
mero di autovetture per abitante (rispettiva
mente 0,6 e 0,8).
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Figura 7.6 - Alcuni indicatori ambientali nei comuni centro delle aree metropolitane
Anno 1996
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Fonte: Istat, Indagine presso gli uffici comunali, Anno 1998
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Tavola 7.37 - Alcuni indicatori ambientali per i Paesi dell'Unione europea - Anno 1995

AGRICOLTIJRA

Consumo di
pesticidi/superficie

concimabile (b)
(tonnellate/lOOO

Km2)

RIFIUTI

Rifiuti solidi
prodotti per

abitante (a) (Kg)

Superficie aree
protctte/superficie

territoriale (%)

Popolazione
servitada irnpianti

di depurazione
pubblci (%)

ARIA

Emissioni di C02
(tonnellate)

DATIGENERAU

Prodotto intero
lordo per abitante

(ECU)

____________________A_C_Q-'----U_A_ usa DEL SUOLO

PAESI

Austria 22.120,0 60 74,7 28,6 477,3 224,9

Belgio 20.321,6 117 2,6 471,6 1.133,6

Danimarca 25.248,7 61 99,0 32,5 533,3 211,9

Finlandia 18.794,0 54 77,0 8,3 411,1 42,7

Francia 20.226,0 362 77,0 11,8 481,6 431,0

Germania 22.593,1 884 89,0 26,3 315,7 289,9

Grecia 8.130,9 77 11,4 2,3 306,1 243,4

Irlanda 13.618,7 35 0,9 430,8 210,4

Italia 14.510,5 424 62,7 7,0 471,5 1.417,8

Lussenburgo 31.477,0 9 87,5 15,6 527,8 377,6

Olanda 19.600,2 179 96,0 12,0 579,3 1.112,3

Portogallo 8.469,4 51 20,9 6,5 352,9 407,3

Spagna 10.915,6 247 48,3 8,3 364,6 138,4

Svezia 19.667,7 56 95,0 4,7 440,8 41,0

Regno Unito 14.384,2 565 86,0 20,1 569,8

Tavola 7.37 segue - Alcuni indicatori ambientali per i Paesi dell'Unione europea - Anno 1995

PAESI

Austria

Belgio

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lussenburgo

Olanda

Portogallo

Spagna

Svezia

Regno Unito

TRASPORTI FINANZIAMENTI
PUnnUCI

Rete ferroviaria/ Rete stradale/ Autovetture Spesa pubblica
superficie superficie per 100 per la protezione

territoriale territoriale abitanti dell'abitante
(km/1.000 km2) (km/km2) (milioni di dollari)

63,6 1.541,7 44,7 23,1

110,4 4.671,2 41,8 17,1

54,5 1.673,5 32,2 30,6

17,4 229,6 37,0 20,8

58,7 1.775,2 43,2 237,7

116,9 1.796,3 49,6 456,4

18,7 993,4 20,2 8,0

27,8 1.314,0 29,0 2,2

53,1 2.743,3 (d)52,4 142,9

107,1 2.000,0 54,5

66,0 2.729,6 36,4 88,7

31,0 1.245,5 25,8

24,3 672,2 36,2 69,2

21,7 305,0 41,0 41,8

(c) 67,9 2.256,5 42,6 157,8

Spesa pubhlica/
PIL

13,0

8,3

23,2

21,7

20,2

24,7

9,4

4,5

17,2

29,3

16,2

24,0

18,7

Fonte: OECD environmental data, Compendium 1997; Ministero dei Trasporti e della navigazione, Conto nazionale dei trasporti;
Eurostat, environment Statistics

(a) Dati relativi al 1995 oppure agli ultimi anni disponibili
(b) Dati relativi agli ultimi anni disponibili a partire dal 1990
(c) II dato e relativo al 1994
(d) II dato e stimato
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Per quanto riguarda le politiche e le strategie di
sviluppo adottate per il trasporto, emerge una
serisibile differenziazione tra alcuni paesi, quali la
Germania, con un elevato sviluppo della rete fer
roviaria rispetto a quella stradale, e altri, come l'Ita
lia, in cui la rete ferroviaria e piuttosto ridotta e la
rete stradale ha una densita (seconda solo a quella
del Belgio) pari a 2.743 chilometri per chilometro
quadrato di superficie territoriale.

Altri indicatori di pressione considerati sono
Ie emissioni di biossido di carbonio (C02) e il
consumo di pesticidi (estremamente alto per
l'Italia) sulla superficie totale concimabile, che
esprimono scelte di sviluppo pill 0 meno soste
nibile. Un ultimo indicatore riportato e la spesa
pubblica per la protezione dell'ambiente che, in
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termini di stanziamento di risorse pubbliche po
ne in evidenza la Germania, seguita dalla Francia,
dal Regno Unito e dall'Italia. Se confrontata con il
PIL, pero, l'Italia passa all'ottavo posto dei 13
paesi per i quali si dispone di informazioni perti
nenti.
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L'evoluzione normativa sui rapporti tra amministrazione e cittadin,o
e sulla semplificazione delle procedure burocratiche

La pubblica amministrazione e uno dei settori
che, negli ultimi anni, ha subito modificazioni e
trasformazioni. In questa ultimo decennia, infatti,
numerose innovazioni legislative hanna determi
nato la ristrutturazione, la soppressione a la priva
tizzazione di molte strutture amministrative. Le
recenti riforme non si sana, comunque, limitate a
modificare le tradizionali strutture burocratiche 
si pensi al complessivo fenomeno del decentra
mento, attualmente in atto, a all'accorpamento
del Ministero del tesoro can quello del bilancio e
della programmazione economica, oppure al fe
nomena delle privatizzazioni - rna hanna anche
inciso sui meccanismi di funzionamento della
stessa amministrazione pubblica.

Tutte le riforme che, satta diversi profili e a va
ri livelli, hanna interessato l'amministrazione
pubblica, si sana paste il comune obiettivo di ra
zionalizzare l'azione dei pubblici poteri per ren
derla pili economica, pili efficace e pili trasparen
te, nonche per adeguare illivello delle prestazioni
rese ai cittadini a quello dei principali Paesi
dell'Unione Europea.

Il percorso delle riforme e segnato da alcune
importanti normative che - seppure non in via
esclusiva - hanna fissato tappe fondamentali nel
percorso teso al cambiamento della pubblica am
ministrazione.

Fondamentali risultano, innanzi tutto, i due
provvedimenti normativi oramai noti can il nome
-Bassanini 1" e -Bassanini 2", rispettivamente le
leggi del 15 marzo 1997, n. 59 e del 15 maggio
1997, n. 127. Queste leggi contribuiscono a riquali
ficare il rapporto tra amministrazione e cittadini,
rafforzando il ruolo di questi ultimi; esse risultano
poi particolarmente importanti anche per una
migliore definizione e piena operativita di alcune
riforme gia adottate in precedenza - come quella
sul procedimento amministrativo, sull'autonomia
gestionale e finanziaria dei dirigenti, a ancora sul
controllo interno delle amministrazioni in termini
di efficacia, efficienza ed econornicita dell'azione
amministrativa.

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1997

Un esame pili ampio dei passi fondamentali del
complessivo processo di riforma della nostra am
ministrazione pubblica non puo non partire dalla
legge n. 241/1990, che e stata la prima a prefigura
re un nuovo modello di rapporti amministrazio
ne-cittadino. Tale legge stabilisce nuove regale
generali per l'attivita amrninistrativa, fissando
espressamente i principi dell'econornicita, del
l'efficacia e della pubblicita, come canani direttivi
fondamentali per l'azione dei pubblici poteri, al
fine di stabilire nuovi e pili equi rapporti can gli
utenti. In osservanza di tali principi, e stato allora
stabilito che il cittadino, quando entra in contatto
can l'amministrazione, deve pater conoscere il
nome del responsabile di ogni procedimento. In
adempimento di tale principia tutte le pubbliche
amministrazioni debbono quindi determinare,
per ciascun procedimento, un responsabile della
istruttoria, dei successivi adempimenti, dell'ado
zione del provvedimento finale ed i termini mas
simi entro i quali il procedimento deve svolgersi:
dalla responsabilita dell'ufficio si passa, cosi, alla
responsabilita del soggetto preposto all'ufficio.

Pure fondamentale e il successivo D.lgs.
n. 29/1993, che ha previsto la privatizzazione dei
rapporti di lavoro presso le pubbliche ammini
strazioni, ed ha altresi stabilito il principia della
separazione delle funzioni tra gli organi politici e
quelli amministrativi. Il vertice politico ha il com
pita di definire gli obiettivi ed i programmi da at
tuare, mentre spettano ai funzionari la gestione fi
nanziaria, tecnica ed amministrativa, nonche
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ammini
strazione verso l'esterno, mediante autonomi po
teri di spesa e di organizzazione delle risorse uma
ne e strumentali. I dirigenti sana percio diretta
mente responsabili dell'utilizzazione delle risorse
e del conseguimento degli obiettivi assegnati,
mentre compete agli organi di governo la verifica
della rispondenza dei risultati della gestione am
ministrativa alle direttive generali in precedenza
impartite.
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In tale contesto organizzativo 10 stesso D.lgs.
n. 29/93 ha previsto l'istituzione, in tutte le ammi
nistrazioni pubbliche, di servizi di controllo inter
no (0 nuclei di valutazione), cui spetta il compito
di verificare, mediante valutazione comparativa
dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli
obiettivi, la corretta ed economica gestione delle
risorse pubbliche, l'imparzialita ed il buon anda
mento dell'azione amministrativa. Parallelamente,
la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha ridotto drastica
mente i controlli preventivi di legittimita sugli atti
delle pubbliche amministrazioni, mentre e stato
generalizzato il controllo sulla gestione comples
siva.

Le norme sulla trasparenza previste dalla legge
sul procedimento amministrativo, l'istituzione
presso tutte le pubbliche amministrazioni di uffici
per le relazioni con il pubblico (UR.P.) e l'emana
zione delle Carte dei pubblici servizi (efr. nel Ca
pitolo 8 il box: La conflittualita nei confronti della
pubblica amministrazione) hanno il comune
obiettivo di riorientare verso l'utente la politica
perseguita dalle pubbliche amministrazioni in ma
teria di prestazioni da fornire. In questa senso, al
lora, il giudizio del cittadino sulla qualita e sulle mo
dalita di erogazione delle prestazioni medesime e
stato espressamente assunto dalla legge come un
parametro essenziale per la misurazione e valuta
zione dell'efficienza ed efficacia dell'azione pub
blica complessiva. A tale proposito, va anche rile
vato che le stesse Autorita di regolazione dei servi
zi di pubblica utilita (la cui istituzione e stata previ
sta dalla legge n. 481/1995) nelle loro funzioni di
controllo dovranno verificare la qualita e l'efficacia
delle prestazioni erogate, utilizzando tra i parame
tri di valutazione anche il grado di soddisfazione
dell'utenza rispetto alla accessibilita ed alla qualita
dei servizi.

Le riforme che pongono al centro della loro at
tenzione l'interesse del cittadino, delle famiglie e
delle associazioni devono, pero, necessariamente

. considerare il luogo e la comunita in cui gli stessi
soggetti vivono e stabiliscono le loro relazioni
personali. In tale ottica, la legge 15 marzo 1997,
n. 59 - concernente la "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica ammini-
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strazione e per la semplificazione amministrativa"
- ha stabilito, in primo luogo, un ampio conferi
mento di compiti e funzioni amministrative a re
gioni, province e comuni, in applicazione del
principio di sussidiarieta, secondo il quale i poteri
di un determinato livello devono occuparsi soltan
to delle materie che non potrebbero obiettiva
mente essere trattate in modo soddisfacente al li
vello inferiore; detto in altri termini, significa che
le decisioni devono essere adottate il pili vicino
possibile ai cittadini, quindi al livello pili basso
possibile (autorita locali) e solo per validi motivi
possono essere assunte a livello pili alto (quello
statale 0 comunitario). I relativi decreti legislativi
sono, attualmente, in corso di adozione da parte
governativa. Nel contempo, sempre utilizzando
10 strumento del decreto delegato, verra attuato
un complessivo riordino dell'amministrazione
centrale dello Stato; in particolare, l'art.12 della
legge n. 59 fissa una lunga serie di criteri di delega
per il Governo, chiamato ad emanare decreti legi
slativi per l'attuazione di tale riorganizzazione.

In secondo luogo, la normativa ha proseguito
nel processo di semplificazione delle procedure
burocratiche, fino a regolare stabilmente il feno
meno con l'introduzione della cd. "legge annuale
di semplificazione". Questo strumento giuridico
ha il compito di individuare, ogni anno, una serie
di procedimenti amministrativi per i quali siano
possibili sia la delegificazione delle fonti, sia la ra
zionalizzazione complessiva, attuata mediante la
riduzione dei passaggi procedimentali, del nume
ro di uffici coinvolti e del ricorso ad organi colle
giali. Vengono, infine, stabiliti il potenziamento e
la razionalizzazione delle funzioni di controllo in
terno e dei meccanismi di valutazione dell'azione
amministrativa in termini di efficacia, di efficienza
e di econornicita. In tale ottica l'art.ll della legge
prevede, alla lettera c), che entro dodici mesi il
Governo e delegato, tra l'altro, ad emanare uno 0

pili decreti legislativi diretti a "riordinare e poten
ziare i meccanismi e gli strumentidi monitoraggio
e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei ri
sultati dell'attivita svolta dalle amministrazioni
pubbliche" .

II processo di semplificazione e di snellimento
delle procedure amministrative e proseguito e
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culminato nella legge cd. «Bassanini - bis-, legge 15
maggio 1997, n.127 che ha previsto in via genera
lizzata e da attuarsi in via regolamentare l'attivita di
snellimento e di semplificazione.

La legge ha anche esteso la durata dei certifica
ti pubblici (da un minimo di sei mesi per alcuni,
alla durata illimitata di quelli di nascita 0 di morte);
ha poi ridotto drasticamente il numero e le fatti
specie di pareri obbligatori (che per di pili do
vranno essere resi entro 45 giorni) , e stabilito
che gli stessi testi normativi debbano essere pili
comprensibili e corredati da note sintetiche.
Vengono, ancora, diminuiti considerevolmente i
controlli sugli atti delle Regioni e dei comuni,
mentre la stessa attivita comunale viene raziona
lizzata in varie direzioni: possibilita per i comuni
maggiori di assumere un city manager; revisione
della figura del segretario comunale, che diventa
stretto collaboratore del vertice politico ed e
chiamato a sovrintendere alle funzioni dei diri
genti; rafforzamento degli strumenti di verifica
finanziaria degli enti locali, da realizzare con un
decreto legislativo; possibilita di trasformare le
aziende municipalizzate in societa per azioni. La
legge n. 127 ha anche cercato di rendere pili age
vole e meno complicato l'iter di accesso ai con
corsi pubblici: e stata eliminata l'autentica, prima
necessaria, delle sottoscrizioni delle domande ai
concorsi ed e stato abolito pressoche ovunque il
limite di eta per la partecipazione.

La riforma ha, inoltre, provveduto a rendere
pili semplice e accessibile l'autocertificazione;
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quest'ultimo strumento e teso ad evitare inutili e
dispendiosi passaggi burocratici tra le pubbliche
amministrazioni, specie nel caso in cui queste ul
time abbiano gia a loro disposizione i documen
ti e le informazioni che richiedono ai cittadini. In
effetti, gia dal 1968 Clegge n.15) era prevista la
possibilita di autocertificazione, cioe di dichiara
zione dell'interessato che sostituisse determinati
certificati di fonte pubblica. Successivamente, ta
le strumento e stato estesa e potenziato can la
legge n. 241/1990, prima ricordata. Per effetto
delle ultime riforme, le amministrazioni sono te
nute ad acquisire direttamente, ossia d'ufficio e
senza richiederli all'interessato, quei documenti
relativi a fatti a circostanze che l'utente medesi
rna dichiari essere gia in possesso della stesso uf
ficio a anche di altra amministrazione pubblica;
ancora, ogni amministrazione deve provvedere
direttamente ad accertare fatti, stati e qualita che
essa stessa e chiamata a certificare. E anche stato
eliminato - come gia visto a proposito dei con
corsi pubblici - l'obbligo di autenticazione delle
firme in sede di autocertificazione.

11 rafforzamento della comunicazione sui diritti
degli utenti da parte delle singole amministrazione
ed il proseguimento dell'opera di semplificazione
degli adempimenti amministrativi finora descritti
possono contribuire a rendere gli stessi adempi
menti maggiormente gestibili da parte di tutti i cit
tadini e a sburocratizzare l'amministrazione pub
blica, rendendola nel contempo pili efficiente.
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8. Giustizia, sanita, istruzione:
dimensioni rilevanti del rapporto tra cittadino e istituzioni

• L'istituzione del giudice di pace, avvenuta il 2 maggio 1995, ha portato, negli ultimi due
anni, ad un leggero miglioramento dei tassi di esaurimento dei procedimenti civili. Nel1997
sono state istituite le sezioni stralcio nei tribunali ordinari e previsti 1.000 giudici onorari
al fine di smaltire l'eleuato numero di procedimenti pendenti.

• II numero di ricorsi sopravvenuti ai TAR contro la pubblica amministrazione ha avuto negli
ultimi dieci anni un incremento pari aI48%, passando da 42.265 nel1987 e a 60.212 nel
1997. II tasso di estinzione e rimasto nel complesso costante, intorno aI50%.

• I detenuti presenti al 31 dicembre negli Istituti di pena per adulti sono passati da 31.084
nel1988 a 50.225 ne11997, con un incremento del 61,6%. Nel1997 i detenuti condannati
rappresentavano il58, 1% dell'intera popolazione penitenziaria: erano il 43,5% nel 1988.
Sernpre nel 1997 il53% degli istituti penitenziari aveva sezioni sovraffollate.

• La regione con il maggior numero di delitti per abitante e il Lazio (61,9 ogni 1.000 abitan
ti), ma la criminalitd violenta assume il valore massimo nel Mezzogiorno (1,4 delitti ogni
1.000 abitanti), Per un quarto dei delitti denunciati l'autore enoto, se si considerano i soli
delitti di criminalita violenta tale quota epari a150% (rna nel Mezzogiorno epari aI30%).

• Tra il 1994 e il 1997 si e verificato un aumento pari al 14% del numero di visite mediche
e un calo pari all' 8,3% del numero di accertamenti diagnostici. Nello stesso arco di tem
po, eaumentata la proporzione di visite mediche (daI54% a 59%) e di accertamenti dia
gnostici (daI24% aI27%) a pagamento intero.

• Nel1996 il numero dei ricoveri (cbe nell'89% dei casi avvengono in strutture pubblicbe) e
ulteriormente cresciuto del 9% rispetto all'anno precedente, mentre econtinuata la diminu
zione della durata media della degen.za, scesa da 9,5 giorni a 8,6. Questa risulta pia ele
vata nelle case di cura private (12,3 giorni) rispetto agli ospedali pubblici (8,1).

• Nel 1996 ci sono stati 377 contatti con il pronto soccorso ogni 1.000 abitanti: il 27,8% si
e risolto in un ricovero (era oltre i130% nel 1992). Gli utenti del day-hospital sono passa
ti da 700.000 nel 1992 a 1.334.000 ne11996.

• La scuola pubblica ha soddisfatto nell'anno scolastico 1995-96 il 90,4% della domanda.
La scuola privata eparticolarmente presente nel grado di istruzione pre-primario (37%
delle scuole) e secondario superiore (23,6%), mentre nella scuola dell'obbligo pia di 91
unita scolastiche su 100 sono pubbliche.

• Anche l'offerta formatiua universitaria ein Italia prevalentemente pubblica. risultano priva
te 13 uniuersita su 78. L'uniuersita privata e concentrata nell'Italia centrale (26,3% delle
sedi) e nord-occidentale (23,8%). Le singole sedi universitarie pubbliche attivano media
mente 25,6 corsi di studio, contro i 7,5 delle private.

• II numero degli abbandoni epia elevato negli atenei pubblici: la percentuale di studenti che
non rinnova l'iscrizione l'anno successivo ammonia a 12,1 contro il 7, 1 negli atenei priva
ti. Risulta pia alta, sempre rispetto agli atenei privati, la quota degli studenti fuori corso
(34,1% contro 27,6%) ed e inferiore la quota di coloro che conseguono il titolo nei tempi
regolari (12,2% contro 14,9%). Tutti gli indicatori di efficienza e dispersione sono a sfa
vore degli atenei situati nel Mezzogiorno.
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Introduzione

II processo di rinnovamento culminato negli
importanti provvedimenti legislativi dell'ultimo
periodo presenta una pubblica amministrazione
impegnata a conciliare, in una fase di transizione
quale quella attuale, 10 smantellamento dei vecchi
assetti e la costruzione di quelli nuovi. L'immagine
che ne emerge mette in evidenza aspetti contra
stanti: vecchie inefficienze da un lato e forti spinte
e realizzazioni innovative dall'altro.

AlI'indomani del processo di integrazione euro
pea risulta importante 10 studio della performance
del sistema amministrativo e istituzionale, tenendo
conto di alcuni settori cruciali (giustizia, sanita, istru
zione) che coinvolgono in misura notevole il cittadi
no; settori che hanno avuto un processo di rinnova
mento differenziato, iniziato in momenti diversi.

I progetti di riforma di rilevanza generale si in
tegrano 0 si confrontano con iniziative circoscrit
te dal punto di vista territoriale 0 settoriale; azioni
di radicale cambiamento fiancheggiano situazioni
apparentemente immutate; introduzione di istitu
ti destinati ad un utilizzo flessibile e razionale delle
risorse fanno i conti con croniche insufficienze
strumentali e professionali.

II quadra che emerge e vario e composito. I gran
di enti erogatori dei servizi essenziali sono impe
gnati a rivedere Ie lora forme di gestione, i loro as
setti organizzativi e Ie loro dotazioni strumentali ed
umane. SuI piano legislativo si assiste ad un prolife
rare di provvedimenti tesi ad introdurre flessibilita,
integrazione tra pubblico e privato, rigore nella ge
stione delle risorse. SuI piano operativo si intrave
dono i primi risultati ma, soprattutto, e evidente la
presenza contestuale di grandi e piccoli cambia
menti tesi al raggiungimento degli stessi obiettivi.

Percorsi tortuosi si delineano suI piano dell'ade
guamento delle risorse umane e strumentali a di
sposizione di questi grandi processi di cambia
mento, poiche Ie implicazioni relative a questo
aspetto riguardano fattori diversi e fortemente
condizionanti. La ridefinizione degli organici e l'in
dividuazione di nuove professionalita e di nuovi
ruoli sono gia presenti all'interno di questa azione
di rinnovamento. Le ricadute non sono sempre
immediatamente percepibili, perche condiziona
te anche da fattori culturali che hanno i tempi lun
ghi di transizione richiesti dall'impatto con l'inno
vazione da parte di organizzazioni a struttura com
plessa e con pluralita di funzioni ed obiettivi.
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8.1 Giustizia

8.1.1 La Giustizia: tra crisi e iniziative di
riforma

L'amministrazione della giustizia in Italia e og
gi al centro di critic he insistenti che sottolineano
la necessita e l'urgenza di introdurre ampie rifor
me che la aiutino ad uscire dalla profonda crisi sia
nel settore civile sia in quello penale e che la ren
dana in grado di rispondere in maniera adeguata
alla crescente domanda di tutela dei diritti dei cit
tadini.

L'inefficienza e la lentezza del sistema giudizia
rio, che si riflettono in una cronica mancanza di
funzionalita, sono riconducibilisoltanto in parte ad
insufficienza di risorse umane e strumentali. Pro
blemi ricorrenti derivano anche dall'inadeguatezza
delle strutture edilizie, dalla incompleta diffusione
di strumenti e procedure informatiche nonche da
un'organizzazione fortemente accentrata.

Anche la situazione carceraria risulta proble
matica, nonostante l'apertura di nuovi istituti di
pena e il ricorso a misure alternative alIa detenzio
ne, a causa del sovraffollamento e di condizioni
potenzialmente rischiose in particolare dal punto
di vista sanitario.

La paralisi dell'apparato giudiziario civile pUG
essere in parte superata favorendo misure alterna
tive di risoluzione delle controversie. Non tutte Ie
questioni richiedono infatti di essere trattate dal
magistrato togato. Strumenti non giurisdizionali di
cornposizione dei conflitti, raccomandati dal Co
mitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 feb
braio 1995, sono ancora poco diffusi in Italia, a dif
ferenza di alcuni paesi europei come la Svezia (do
ve ha avuto origine l'istituto del difensore civico),
l'Inghilterra, l'Olanda e la Spagna.

Per allineare il nostro Paese con Ie altre nazioni
europee occorre tenere conto che la Iiberta dei
cittadini non pUG prescindere da un miglioramen
to complessivo della qualita sia della giurisdizione
sia delle strutture e del servizio della giustizia.
Esempi dei tentativi in atto per risanare l'ammini
strazione giudiziaria sono: la legge delega n. 254
del 5 luglio 1997 che razionalizza l'impiego dei ma
gistrati, unificando preture e tribunali in base ad
uno schema di concentrazione delle competenze,
ridimensionando il principio della collegialita e
prevedendo la figura del giudice unico di primo
grado nella maggior parte dei giudizi; l'introduzio-
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ne del giudice di pace nel maggio del 1995 e la leg
ge che prevede la nomina di giudici onorari aggre
gati e istituisce Ie sezioni stralcio nei tribunali ordi
nari (al fine di smaltire l'imponente arretrato dei
procedimenti civili pendenti); la depenalizzazio
ne degli illeciti meno gravi per alleviare il carico di
lavoro degli uffici e pesare meno suI sistema peni
tenziario.

8.1.20rganizzazione del sistema giudi
ziario e processi in atto

La funzionalita del sistema giudiziario italiano
dipende da diversi fattori: carico di lavoro gravan
te sui vari uffici giudiziari, numero e dislocazione
suI territorio degli uffici stessi nonche dei relativi
addetti. Lo Stato spende per il settore della giusti
zia una quota pari all'incirca all'l% del bilancio sta
tale, dato costante da qualche anno.

La gestione e l'organizzazione dei servizi giu
diziari sono accentrate presso il Ministero di
grazia e giustizia; tuttavia il disegno di legge
dell'll settembre 1996, recante la delega al Go
verno per il decentramento dei servizi della giu
stizia e per il nuovo ordinamento del ministero,
costituisce un segnale della volonta di decentra
re le funzioni amministrative e di gestione del
sistema.

Nell'anno 1996 negli uffici giudiziari risultavano
effettivi poco pili di 7.800 magistrati, pari al 91,6%
dei posti in organico. Le unita di personale ammi
nistrativo di sostegno (dirigenti e direttivi, impie
gati di concetto ed esecutivi) risultavano al di sotto
della dotazione organica per pili del 20%.

Per quanto riguarda i magistrati, il grado di co
pertura degli organici era pili elevato nell'Italia
centrale e settentrionale (rispettivamente 97,5% e
91,7%) e inferiore nel Mezzogiorno (89,2%). Al
contrario, per quanto riguarda il personale ammi
nistrativo, il grado di copertura era superiore nel
Mezzogiorno (82,1%) e inferiore nell'Italia setten
trionale 05,2%). Ogni magistrato per svolgere le
sue funzioni poteva contare in media sull'ausilio di
2,7 unita di personale amministrativo, situazione
uniforme su tutto il territorio nazionale.

II decreto del Presidente del consiglio dei mini
stri del 31 gennaio 1997 ha determinato i nuovi or
ganici del personale amministrativo, stabiliti dal
Ministero di grazia e giustizia con il Dipartimento
della funzione pubblica in seguito alIa verifica dei
carichi di lavoro effettuata nel 1996. II nuovo orga-
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nico del personale prevede un minor numero di
unita appartenenti ad alcuni profili di livello pili al
to ed un maggior numero di unita di medio livello,
relative anche a professionalita nuove; difatti sono
stati incrementati i ruoli relativi ai profili profes
sionali informatici (+572 unita) e di assistente giu
diziario (+901 unita),

Con la definizione dei nuovi organici del perso
nale amministrativo e stato possibile indire i con
corsi necessari per coprire le circa 7.000 vacanze
esistenti nel personale di cancelleria e altri per i
profili informatici e di assistente giudiziario.

I provvedimenti appena delineati aumenteran
no il numero degli impiegati di diretto ausilio per
i magistrati, dotando l'amministrazione giudiziaria
di professionalita tecniche essenziali per 10svilup
po dell'informatizzazione degli uffici, ma produr
ranno effetti soltanto nellungo periodo.

Nonostante il considerevole numero di posti
messi a concorso, rimangono elevate le vacanze,
in quanta la legge collegata alIa finanziaria 1997 ha
consentito la copertura soltanto del 70% dei posti
vacanti.

Considerando la distribuzione territoriale degli
attuali uffici giudiziari e dei nuovi organici dell' am
rninistrazione giudiziaria si rileva una prevalenza
delle assegnazioni aIle aree meridionali del Paese ri
spetto a quelle centrali e settentrionali. Nel Mezzo
giorno e situato un numero di uffici giudiziari ogni
100.000 abitanti doppio (5) rispetto al Nord (2,6),
mentre la media nazionale e di 3,5. Costruendo il
medesimo quoziente con riferimento ai magistrati
e al personale amministrativo si conferma il prima
to del Mezzogiomo, con una media di 18,7 magi
strati e 90,7 amrninistrativi previsti ogni 100.000
abitanti, mentre al Nord ne sono previsti rispetti
vamente 12 e 53. E importante sottolineare che i
magistrati delle varie ripartizioni devono affrontare
problematiche diverse e una differente tipologia di
cause e delitti che comportano un diverso carico di
lavoro.

La distribuzione prevista degli addetti alIa giu
stizia non e uniforme per tipologia di ufficio giudi
ziario: nei 164 tribunali in cui si ripartisce la nostra
organizzazione giudiziaria sono dislocati il 34% dei
magistrati ed il 22% degli amministrativi; nelle 322
procure il 25% dei magistrati ed il 28% degli ammi
nistrativi, nelle circa 600 preture il 22% sia dei rna
gistrati sia degli altri addetti e presso le corti di ap
pello 1'11% dei magistrati e 1'8% del personale am
ministrativo.
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Tavola 8.1 - Magistrati e personale amministrativo previsti in organico negli uffici giudiziari per ri
partizione geografica - Anno 1997 (dati medi)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
UFFICI GIUDIZIARI

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Italia

Preture
Magistrati per ufficio 4,5 2,6 4,0 2,9 2,8 3,3
Personale amministrativo per ufficio 19,5 13,3 19,9 13,1 12,9 15,2
Personale amministrativo per magistrato 4,3 5,1 5,0 4,5 4,6 4,7

Tribunali
Magistrati per ufficio 18,4 15,7 19,2 19,8 17,4 18,4
Personale amministrativo per ufficio 49,3 48,8 64,0 58,9 53,2 55,1
Personale amministrativo per magistrato 2,7 3,1 3,3 3,0 3,1 3,0

Corti di appello
26,0 34,7Magistrati per ufficio 60,8 48,3 28,9 25,3

Personale amministrativo per ufficio 166,5 85,2 162,8 103,6 98,3 116,2
Personale amministrativo per magistrato 2,7 3,3 3,4 3,6 3,9 3,3

Procure
Magistrati per ufficio 7,1 5,1 6,8 7,8 7,7 7,0
Personale amministrativo per ufficio 34,4 25,7 38,8 39,8 38,2 35,8
Personale amministrativo per magistrato 4,8 5,0 5,7 5,1 5,0 5,1

Fonte: Elaborazione Istat su dati del Ministero di grazia e giustizia

Le preture possono contare in media su tre po
sti di magistrato, contro i 18 dei tribunali e i quasi
35 delle corti di appello (Tavola 8.l). L'assegnazio
ne del personale amministrativo risulta media
mente di 15 posti per ogni pretura, 55 per tribu
nale e 116,2 per corte di appello.

Oltre alle variazioni nella pianta organica, oc
corre considerare, nell'ambito del processo di
riorganizzazione del sistema giudiziario, anche i
tentativi di risolvere il problema del cattivo fun
zionamento della giustizia civile, iniziati can la leg
ge n.353 del 26.11.1990 "Provvedimenti urgenti
per il processa civile".

Le prime innovazioni, realizzate a partire dalla
meta del 1995, hanna riguardato l'istituzione dei
giudici di pace (giudici onorari) e la variazione del
le competenze delle preture e dei tribunali, can
l'aumento del limite massimo di valore delle cause
attribuite al pretore.

Le modifiche apportate hanna avuto come ef
fetto principale una diversa distribuzione fra gli
uffici giudiziari dei procedimenti di cognizione
ordinaria sopravvenuti in primo grado, rna i pro
cedimenti pendenti restavano il grande ostacolo
ad un forte miglioramento della situazione com
plessiva della giustizia civile.

Al fine di risolvere il problema dell'arretrato ci
vile ed evitare che il carico delle pendenze pregiu
dicasse irreparabilmente tutte le successive rifor-
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me, con la legge n.276 del 22 luglio 1997 sana sta
te istituite nei tribunali ordinari Ie sezioni stralcio e
previsto il reclutamento di mille giudici onorari
(non togati). Questi rimarranno in carica per cin
que anni, pill un anna di proroga, e avranno il
compito di smaltire la maggior parte delle cause
pendenti presso i tribunali alla data del 30 aprile
1995 e non ancora esaurite alla data di entrata in vi
gore della legge.

Quanta all'arretrato delle preture si e inteso
provvedere can una separata iniziativa legislativa
che devolve al giudice di pace le controversie di
sua competenza rna ancora pendenti presso le
preture, purche iscritte antecedentemente alla da
ta del 30 aprile 1995.

II rinnovamento del sistema della giustizia civile
prevede di realizzare, entro il 2 gennaio 1999:
a) la soppressione delle preture e la concentrazio

ne di tutte le controversie presso il tribunale,
che diventera l'unico organa di primo grado;

b) la semplificazione della distribuzione territoria
le della magistratura professionale, che operera
can i 164 tribunali e le loro 218 sezioni staccate
in luogo dei 164 tribunali, delle 165 preture cir
condariali e delle lora 427 sezioni staccate. La
diminuzione degli uffici giudiziari e delle loro
articolazioni territoriali sara consistente: da 756
a 382. Resteranno, pero, inalterati gli 850 Uffici
del giudice di pace;
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c) il trasferimento delle competenze amministra
tive dall'autorita giudiziaria a quella amrninistra
tiva direttamente interessata, al fine di eliminare
attivita non direttamente collegate all'esercizio
della giurisdizione.
Rientrano nel disegno complessivo di riordino

dell'apparato le iniziative legislative, attualmente
in corso di esame da parte del Parlamento, di de
flazione preventiva del contenzioso, aventi la fina
lita di favorire Ie conciliazioni prima dell'instaura
zione della causa.

A fianco della presentazione dello scenario del
le riforme non vanno pero nascoste le preoccu
pazioni derivanti essenzialmente dalla difficolta di
coprire gli organici dei giudici di pace, ancora og
gi in servizio in numero di poco superiore alle
3.000 unita a fronte delle 4.700 previste in organi
co, per mancanza di domande.

Si e riscontrata un'analoga carenza di vocazioni
per quanta riguarda i giudici onorari aggregati, es
sendo risultati gli aspiranti circa duecento unita in
meno rispetto ai mille previsti dalla legge.

8.1.3 Punxionatita del sistema giudiziario

Dall'analisi del movimento dei procedimenti
civili di primo grado fra il 10 luglio 1996 e il 30 giu
gno 1997 sembra che emergano indizi di una mag
giore produttivita del sistema giudiziario. Per la
prima volta negli ultimi anni esso ha, infatti, sma l
tito le sopravvenienze e assorbito una parte delle
vecchie pendenze. I procedimenti sopravvenuti
hanno beneficiato dell'entrata in vigore delle nuo
ve disposizioni sul processo civile: i giudici di pa
ce, entrati in funzione il 2 maggio 1995, hanno
principalmente portato ad una diversa distribu
zione fra gli uffici giudiziari dei procedimenti di
cognizione ordinaria sopravvenuti in primo gra
do. Nel periodo considerato essi hanno ricevuto
309.000 cause ordinarie, con un aumento del
38,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno pre
cedente, esaurendone 242.000.

Nella tavola 8.2 sono riportati per alcune tipo
logie di uffici giudiziari civili e penali i tassi di
estinzione e i tassi di ricambio dei procedimenti,
indicatori di funzionalita da cui si puo delineare il
grado di operativita della macchina giudiziaria. I
tassi di estinzione (cfr. la nota (a) alla tavola 8.2)
assumono valore tra 0 e 100 a seconda che il cari
co di lavoro, costituito dai vecchi e dai nuovi pro-
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cedimenti, non venga intaccato 0, rispettivamen
te, venga esaurito completamente. Tale rapporto
al 30 giugno 1997, rispetto alla stessa data dell'an
no precedente, mostra variazioni positive, se pu
re di piccola entita, per gli uffici giudiziari civili
specie in primo grado, mantenendosi comunque
su valori molto bassi, in modo particolare nei tri
bunali e nelle corti di appello, dove, alla fine del
1996, circa il 75% (costituito in massima parte dal
le pendenze) dei procedimenti civili e rimasto
inevaso.

I tassi di estinzione dei procedimenti penali as
sumono valori pili elevati, rna subiscono variazio
ni negative in quasi tutti gli uffici giudiziari.

L'indicatore appena esaminato rivela il grado di
smaltimento annuo dei carichi di lavoro costituiti
anche dalle pendenze risultanti all'inizio dell'anno.
I tassi di ricambio (cfr. la nota (b) alla Tavola 8.2)
dei procedimenti danno, invece, una misura del
flusso in uscita in rapporto al flusso di entrata:
quando l'indice e inferiore a 100 vuol dire che il
numero di procedimenti esauriti nell'anno e infe
riore al numero dei procedimenti sopravvenuti,
cosicche Ie pendenze finali saranno maggiori di
quelle iniziali; il contrario accade quando l'indice
risulta superiore a 100.

I dati della Tavola 8.2 mostrano che per tutti gli
.'uffici giudiziari civili i tassi di ricambio sono pro
gressivamente aumentati; anzi dal 10 luglio 1996 al
30 giugno 1997 i tribunali e Ie corti di appello in
primo grado hanno definito, oltre alle sopravve
nienze, una parte delle pendenze: si registrano in
fatti valori dei tassi rispettivamente del 149,1% e
del 146,5%. Negli uffici giudiziari penali si rileva
una situazione opposta, gia emersa con i rapporti
di estinzione, in quanto si esauriscono meno pro
cedimenti delle nuove iscrizioni a ruolo, cosicche
aumenta il carico delle pendenze.

I ritardi e Ie disfunzioni sono diffusi su tutto il
territorio nazionale, anche se sembra che il Mez
zogiorno abbia il primato negativo per maggiore
durata dei procedimenti e minori tassi di estinzio
ne in tutti gli uffici giudiziari (Tavola 8.3). Questo
potrebbe essere ascrivibile alla gia discussa infe
riore copertura dell'organico dei magistrati e alla
presenza di- un maggior carico di lavoro in questa
parte del paese. Nel corso del 1996, infatti, ogni
100.000 abitanti del Mezzogiorno sono sopravve
nuti in primo grado pili di trentacinque procedi
menti civili di cognizione, contro poco meno di
diciannove nel resto del paese.
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Tavola 8.2 - Indid di funzfonalita di alcuni uffici giudiziari civili e penali per fase processuale - Pe
riodo dal1luglio 1994 al30 giugno 1997

01.07.94- 30.06.95 010795 - 30.0696 01.D7.96 - 300697

UFFICI GIUDIZIARI Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di
estinzione (a) ricambio (b) estinzione (a) ricambio (b) estinzione (a) ricambio (b)

ORGANI GIUDIZIARI CIVILI
Primo grado

Giudici di pace 7,8 7,8 48,7 50,3 56,6 78,2
Preture 31,8 76,9 31,4 73,0 31,9 94,7
Tribunali 20,6 88,5 19,5 126,1 23,8 149,1
Corti di appello 22,8 99,5 25,6 122,1 27,6 146,5

Grado di appello
Tribunali 25,0 90,2 23,8 86,2 25,8 86,9
Corti di appello 25,1 92,4 24,5 97,7 26,6 108,5

ORGANI"GIUDIZIARI PENAL!
Primogrado

Procure presso Ie preture circondariali 63,5 97,9 60,0 94,7 57,2 95,4
Preture 52,4 74,4 60,7 100,3 56,3 91,5
Procure presso i tribunali 69,8 98,7 66,5 94,9 65,3 96,9
Tribunali 45,1 81,4 50,5 96,4 46,8 87,4
Procure presso i tribunali per i minorenni 72,2 96,4 72,3 97,8 73,1 103,3
Tribunali per i minorenni 48,8 94,0 52,1 95,5 48,9 102,0

Grado di appello
Corti di appello 31,4 71,4 36,5 107,4 34,7 84,8
Sezioni per i minorenni delle Corti di appello 48,6 69,5 66,5 127,0 54,4 88,2

Fonte: Istat, Indagine suI movimento dei procedimenti civili e penali
(a) Rapporto tra i procedimenti esauriti nell'anno e quelli pendenti all'inizio dell'anno piu le sopravvenienze
(b) Rapporto tra i procedimenti esauriti nell'anno e quelli sopravvenuti nello stesso anna

Tavola 8.3 - Durata media in giorni e tassi di estinzione delle controversie civili in alcuni uffici giu
diziari per ripartizione geografica - Anno 1996

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
UFFICI GIUDIZIARI

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole ltalia

PRIMO GRAOO
Giudici di pace (a)

Durata media in giomi 137 135 181 177 192 163
Tasso di estinzione (b) 63,5 65,0 54,6 48,2 49,5 54,6

Preture
Ourata media in giomi 433 656 760 900 691 748
Tasso di estinzione (b) 44,4 34,6 30,9 27,5 29,8 31,1

Tribunali
Durata media in giomi 1.236 1.237 1.747 2.145 2.005 1.641
Tasso di estinzione (b) 27,7 25,9 18,8 15,9 15,7 20,5

Corti di appello
Ourata media in giomi 857 903 1.423 1.158 1.485 1.189
Tasso di estinzione (b) 34,2 31,9 21,9 27,4 23,0 26,6

GRADO DI APPELLO
Tribunali

Ourata media in giomi 832 769 1.302 993 885 1.002
Tasso di estinzione (b) 29,4 32,6 20,0 22,0 30,3 24,2

Corti di appello
1.136Ourata media in giomi 1.058 1.023 1.078 1.280 1.098

Tasso di estinzione (b) 26,6 26,5 25,4 25,7 21,9 25,6

Fonte: Istat, Indagine sui movimento dei procedimenti civili
(a) Procedimcnti ordinari
(b) Dati percentuali
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8.1.4 Forme di giustizia "alternatiua"

Negli ultimi anni si e riscontrata una spinta ver
so il ricorso a modi alternativi di soluzione delle
controversie, per l'inadeguatezza del sistema giu
diziario a dare risposte efficientiai cittadini in
quanto consumatori 0 utenti di servizi.

Si e dato vita a diverse iniziative di tipo legislati
vo e operativo, aventi un comune denominatore:
mettere il cittadino al centro dell'interesse, rico
noscendogli il diritto ad essere tutelato sia come
consumatore sia come utente dei servizi pubblici,
seguendo le esperienze gia fatte da alcuni paesi
dell'Unione europea.

Dagli ultimi dati a disposizione si rileva che nel
1993 sono stati presentati, nel Regno Unito, 8.133
ricorsi all"'Insurance Ombudsman" e 9.578 al
"Banking Ombudsman"; durante l'esercizio 1993
1994 sono stati presentati 6.327 ricorsi alle "com
missioni per i reclami dei consumatori" della Sve
zia e 7.167 alle "commissioni delle controversie"
dei Paesi Bassi. Anche la Spagna ha avviato tale
processo, istituendo nel 1993 il "sistema arbitrale
del consumo", le cui Juntas arbitrales hanno rice
vuto dall'inizio dell'attivita 14.992 ricorsi.

Con la legge n.287 del 1990 e stata istituita l'Au
torita garante della concorrenza e del mercato per
assicurare una reale difesa dei consumatori, attra
verso un'applicazione pili ampia delle norme per
la tutela della concorrenza: nei suoi sette anni di at
tivita l'Autorita ha concluso circa 3.350 procedi
menti riguardo possibili violazioni della legge a tu
tela della concorrenza, di cui 1.669 in merito a
concentrazioni tra imprese indipendenti, 210 per
presunte intese restrittive della concorrenzialita e
164 per sospetti abusi da parte di imprese in po
sizione dominante.

Un'altra iniziativa che va nella direzione di
creare nuove opportunita per i cittadini di di
fendere i propri diritti di consumatori e stata
quella di inserire nella legge n.580 del 1993,
"Riordinamento delle Camere di commercio, in
dustria, artigianato ed agricoltura", la possibilita
per le Camere di commercio, singolarmente 0

in forma associata, di promuovere la costituzio
ne di commissioni arbitrali e conciliative per la
risoluzione delle controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori.

E interessante sottolineare come l'aver affidato
ad organismi extra-giudiziali funzioni di tipo giudi
ziale tramite gli istituti dell'arbitrato e della conci-
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liazione, abbia raggiunto COS! un duplice risultato:
non gravare ulteriormente la giustizia ordinaria di
nuovi procedimenti e offrire ai cittadini la possi
bilita di trovare una soluzione alle controversie
con le imprese in tempi pili brevi e costi pili con
tenuti dei processi ordinari, rafforzando tra l'altro
il clima di collaborazione tra artigiani, commer
cianti, impreditori e consumatori.

Nell'arbitrato la decisione e demandata ad un
terzo 0, a volte, a un collegio di persone, contro
cui si puo fare ricorso, se l'arbitrato e di tipo ritua
Ie, presso la magistratura ordinaria. Nella concilia
zione, invece, vi e un incontro diretto tra le parti,
mediato da un conciliatore, che propone una so
luzione di compromesso per risolvere la lite, ma
che non emette alcuna decisione, lasciando alle
parti la liberta di accettare 0 meno tale risoluzio
ne, ed eventualmente rivolgersi alla magistratura
ordinaria nel caso di non soddisfazione.

Attualmente esistono 67 Camere arbitrali e 10
Sportelli di conciliazione presso le Camere di
commercio. Le prime hanno concluso 90 arbitra
ti nel 1995 e 164 nel 1996, con una durata media di
200 giorni.

Altri strumenti messi a disposizione dei cittadi
ni per la difesa dei loro diritti di utenti e fruitori dei
servizi pubblici, sono due direttive del Presidente
del Consiglio dei Ministri, emanate nel 1994.

La prima, "Principi sull'erogazione dei servizi
pubblici", indica, recependo le indicazioni date a
livello europeo, i principi da rispettare nell'eroga
zione dei servizi pubblici all'utenza. Essi sono:
uguaglianza, imparzialita, continuita, diritto di scel
ta e di partecipazione, efficienza ed efficacia di
erogazione.

I servizi pubblici considerati sono quelli volti a
garantire il godimento dei diritti della persona, co
stituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e
previdenza sociale, alla liberta e alla sicurezza del
la persona stessa, alla liberta di circolazione, e
quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e
gas.

La direttiva prevede che le pubbliche ammini
strazioni eroganti tali servizi debbano emanare
delle "Carte dei servizi", in cui vengono definiti gli
standard di riferimento, sia per la qualita sia per la
quantita del servizio fornito, a cui devono poi sot
tostare. Nel caso questi standard non vengano ri
spettati, il cittadino puo sporgere reclamo ed ot
tenere un rimborso per il danno subito, seguendo
le modalita previste dalla Carta stessa.
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campo dell'istruzione, anticbitd e
belle arti da 823 ricorsi soprav
venuti nel 1977 si passa a 3.832
nel 1997 (la percentuale piu alta
si ha nelle regioni del centro con
it 38,5% del totale), nel campo
dell'attiuita della pubblica ammi
nistrazione, come amministrazio
ne e gestione pubblica, da 1.334
ricorsi nel 1977 si passa a
10.690 nel1997 (it Mezzogiorno
raccoglie it 54, 7 % del totale).

Questo per quanta riguarda it
livello della domanda di giustizia
da parte della collettivita; ma
quale e stata la risposta che
l'istitu.zione e stata in grado di
dare in questi anni?

Se si esamina il rapporto tra i
ricorsi esauriti e quelli sopravve
nutiper ciascuno dei tre annipre
si in esame si vede come esso,
sempre relativamente ai ricorsi
riguardanti I'auioita della pubbli
ca amministrazione, sia rimasto
in complesso costante intorno al
50%. Se invece si scindono i ri
corsi in procedimenti relativi alla
pubblica amministrazione in sen
so stretto e procedimenti relativi
al pubblico irnpiego, si nota come
l'andamento si dif.!erenzi netta
mente. Per i ricorsi del primo
gruppo infatti il rapporto passa
da 55,9 ricorsi esauriti ogni 100
sopravvenuti nel 1977 a 37,8 ri
corsi esauriti ogni 100 sopravve
nuti ne11997, mentreper it secon
do gruppo il rapporto ha un an
damento migliore, passando da
49,4 ricorsi esauriti ogni 100 so
pravvenuti del 1977 a 61,4 ogni
100 del 1997, rivelando come in
questi anni ci sia stata una mag
giore propensione a risolvere le
controversie sorte nell'ambito del
pubblico irnpiego.

Il rapporto non particolar
mente alto tra i procedimenti
esauriti e quelli sopravvenuti ha
prodotto un elevatissimo numero
di procedimentipendenti che ha
raggiunto nel1997la ragguarde
vole cifra di 484.167, per le sole

sono analizzare separatamente
i ricorsi relativi all'attiuita della
pubblica amministrazione da
quelli relativi alle controversie ri
guardanti il pubblico impiego, in
quanta si riferiscono ad un par
ticolare tipo di contenzioso che
non interessa la globalitd dei cit
tadini.

Si vede allora che i ricorsi so
prauuenuti, relativi all'attitntd
della pubblica amministrazione
in sensa stretto, sono passati da
4.444 nel 1977 a 28.249 nel
1997, con un peso in percentua
le sul totale dei ricorsi soprauue
nuti relativi all'attiuita della pub
blica amministrazione che au
menta dal 26,5% del 1977 al
46,9% del 1997,' contempora
neamente i ricorsi relativi a con
troversie nel pubblico impiego
passano da 12.350 nel 1977 a
31.963 ne11997, can un peso sul
totale che diminuisce dal 73,5%
al 53,1%. I dati dimostrano co
me ci sia stato in questi 20 anni
un deciso aumento della conflit
tualita nel rapporto tra i cittadi
ni e le amministrazioni pubbliche.

Se si esaminano i dati dei ri
corsi sopravvenuti per l'attiuita
della pubblica amministrazione,
a livello regionale, rapportandoli
alla popolazione e calcolando
un coefficiente di conflittualita
per 100.000 abitanti, si vede che
gli incrementi maggiori si hanna
nelle regioni del sud del Paese,
che nel 1997 mostrano tutte
coefficienti superiori al dato me
dia nazionale, pari a 104, 7 ri
corsi presentati ogni 100.000
abitanti (Tavola 8.5), a parte la
regione Lazio, che ovviamente ri
sente della forte presenza di uf
fici pubblici nella capitale.

Esaminando i dati per alcune
voci pii; significative si rileva che
i ricorsi sopravvenuti nel campo
dell'igiene e della sanitd sana
passati da 691 nel 1977 a 2.895
nel 1997 (le regioni meridianali
raccolgono it 45% del totale), nel

La conflittualita nei confronti della pubblica amministrazione
Can la legge n. 1034 del 1971,

sana stati istituiti i Tribunali am
ministrativi regionali, TAR, quali
organi di giustizia amministrativa
di primo grade, per decidere sui
ricorsi per incompetenza, ecces
so di potere a violazione di leg
ge, contra atti a provvedimenti
emessi dagli organi periferici e
centrali della Stato e dagli Enti
pubblici. Essi sana stati insediati
ill 0 gennaio 1974, can l'eccezio
ne dei Tribunali di Trento (1986)
e di Balzano (1989).

L'attiuita che i TAR svolgono
ha quindi la finalitd di garantire
che i compiti demandati all'am
ministrazione pubblica vengano
espletati nel rispetto della legge,
e pUG essere considerata un in
dicatore della conflittualitd nei
confronti degli organi che gesti
scono la cosa pubblica. L'entitd
dei ricorsi al TAR da infatti it li
vella della domanda di giustizia
che la collettiuitd esprime in se
guito a provvedimenti, ritenuti
lesivi dei suoi diritti a interessi,
presi dalla pubblica amministra
zione nel campo dei lavori pub
blici, dell'igiene e della sa n ita,
dell'istru.zione, dell'aruicbita e
belle arti, del pubblico impiego,
dell'arnrninistrazione e della ge
stione dei beni demaniali epatri
moniali a concernenti contratti,
regolamenti e circolari.

La richiesta di giustizia nel
campo strettamente amministra
tivo appare in costante crescita:
si passa infatti da 16. 794 ricor
si presentati nel 1977, anna in
cui e iniziata la rileuazione, a
60.212 nel 1997, con un incre
mento del 258,5%, e I'andarnen
to del peso in percentuale che
questi ricorsi hanno sui totale
dei ricorsi presentati ai TAR mo
stra come l'aumento sia anche in
termini relativi: si passa infatti
dal 53,7% del 1977 al 66,5%
del 1997 (Tavola 8.4).

Per una lettura piu puntuale
del fenomeno esaminato si pos-
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Tavola 8.4 - Movimento dei procedimenti presso i Tribunali amministrativi regionali per materia
(a) - Anni 1977, 1987 e 1997

SOPRAVVENUTI ESAURITI PENDENTI A FINE ANNO

MATERIE 1977 1987 1997 1977 1987 1997 1977 1987 1997

Materie relative alla 16.794 42.265 60.212 8.580 20.749 30.302 44.470 179.748 484.167
pubblica amministrazione

di cui: puhhlico impiego 12.350 29.628 31.963 6.096 15376 19.624 32.449 124989 303645
Altre mat erie 14.467 19.969 30.267 5.948 9.103 11.934 39.578 144.321 332.707

Totale 31.261 62.234 90.479 14.528 29.852 42.236 84.048 324.069 816.874

Fonte: Istat, Indagine sui movimento dei procedimenti presso i TAR
(a) Non sono compresi i ricorsi -di ottemperanza al giudicato-, con i quali si chiede che la pubblica amministrazione si conformi a

decisioni gia definite dal TAR, e quelli «per revocazione-, con i quali si chiede la revoca di giudizi gia emessi

Tavola 8.5 - Ricorsi sopravvenuti ai Tribunali amministrativi regionali, relativi alf'attivita della
pubblica amministrazione, per regione - Anni 1977,1987 e 1997

NUMERO PER 100.000 ABITANTI

REGIONI 1977 1987 1997 1977 1987 1997

Piemonte 694 1.586 1.745 15,3 36,2 40,7
Valle d'Aosta 102 144 88 89,3 126,0 73,7
Lombardia 1.310 3.928 5.004 14,7 44,2 55,8
Trentino-Alto Adige 131 482 14,9 52,5

Bolzano (Rozen) 221 48,5
Trento 131 261 29,4 56,1

Veneto 816 1.548 2.111 18,9 35,4 47,3
Friuli-Venezia Giulia 419 393 560 33,6 32,5 47,3
Liguria 411 1.115 1.390 22,1 63,7 84,4
Emilia-Romagna 881 1.708 1.893 22,3 43,5 48,0
Toscana 1.145 2.288 2.382 31,9 64,1 67,6
Umbria 418 637 577 52,1 77,9 69,5
Marche 409 899 938 29,1 62,9 64,8
Lazio 3.532 8.122 13.479 70,7 158,1 257,9
Abruzzo 574 906 1.508 46,7 72,0 118,4
Molise 126 372 828 38,0 111,2 250,8
Campania 1.279 5.047 8.939 23,8 88,1 154,1
Puglia 1.302 4.176 5.552 33,8 103,3 135,8
Basilicata 178 571 653 28,8 91,9 107,1
Calabria 1.110 2.646 2.910 53,9 123,3 140,5
Sicilia 1.782 4.719 7.126 36,1 91,8 139,6
Sardegna 306 1.329 2.047 19,3 80,5 123,1

Italla 16.794 42.265 60.212 29,7 73,6 104,7

Fonte: Istat, Indagine sul movimento dei procedimenti presso i TAR

materie relative alla pubblica
amministrazione

Dal punta di vista territoriale,
if carico di pendenze si e pro
gressivamente aggravato in par
ticolare nelle regioni meridionali,
passando dal 39,2% del totale
dei procedimenti pendenti nel
1977 al 50,2% nel 1997.
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A livello regionale, gli anda
menti del rapporto tra ricorsi
esauriti e ricorsi soprauuenuti,
relativamente al totale dell 'atti
vita dell'amministrazione pub
blica, sana piuttosto diuersifi
cati, mostrando un netto mi
glioramento in alcune regioni,
come la Valle D'Aosta e if Friu-

li-Venezia Giulia, e un netto
peggioramento in altre, come if
Molise.

Si puo quindi concludere che,
a fronte di una domanda di giu
stizia amministrativa in continua
crescita, la risposta non e stata
adeguata, specialmente nel Mez
zogiorno.
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Tavola 8.7 - Delitti denunciati dalle forze di polizia per alcune tipologie confrontabili di delitto nei
paesi dell'Unione europea (a) - Anno 1996

DELITTI CONTRa LA FURTI IN DELITTI IN MATERIA
TOTALE DELITTI PERSONA E RAPINE APPARTAMENTI Dr STUPEFACENTI

PAESI valori per var.% valori per % valori per % valori per %
1.000 media annua 1.000 sui totale 1.000 sui totale 1.000 sui totale

abitanti 1991-96Cb) abitanti delitti abitanti delitti abitanti delitti

Austria 60,3 0,7 5,8 9,6 1,7 2,9 1,9 3,1
Belgio 71,6 2,3 5,3 7,4 17,8 24,8 0,8 1,2
Danimarca 100,6 0,3 2,6 2,5 20,9 20,8 0,1 0,1
Finlandia 73,6 -0,6 5,4 7,3 2,0 2,7 1,5 2,1
Francia 61,1 -1,0 3,1 5,0 4,1 6,6 1,4 2,2
Germania 81,2 1,4 2,2 2,7 2,4 2,9 0,8 1,0
Grecia (c) 33,9 -0,3 0,8 2,3 5,0 14,8 0,3 1,0
Irlanda 27,9 1,4 1,8 6,5 4,9 17,5 0,3 1,0

Italla 42,2 -1,7 1,1 2,5 4,0 9,5 0,7 1,6

Paesi Bassi 76,8 2,0 4,3 5,6 6,7 8,7 0,4 0,6
Portogallo 32,5 1,6 5,1 15,6 2,3 7,1 0,4 1,2
Regno Unito 94,7 -1,2 6,5 6,8 11,1 11,7 0,5 0,5
Spagna 23,7 -1,2 ....
Svezia 119,2 0,2 7,9 6,6 1,9 1,6 3,5 2,9

Unione europea (d) 65,2 -0,3 3,4 4,9 5,5 7,9 0,9 1,2

Fonte: Elaborazione Istat su dati Home office, Criminal statistics, England and Wales, 1996
(a) L'omogcncita dei dati riportati e influenzata dalle diverse normative vigenti e dai differenti metodi di rilevazione dei paesi con-

siderati. Per un'informazione pili completa cfr, l'opera indicata nella fonte
Cb) Per la Germania, 1992-96; per il Portogallo, 1993-96; per il Belgio, 1995-96
(c) Delitti contra la persona, rapine e furti in appartamento nel 1995
Cd) Escluso, il Lussemburgo; per i soli dati per tipologia di delitto e esclusa anche la Spagna

Le "Carte dei servizi" finora emanate sono: la
Carta dei servizi pubblici sanitari, la Carta dei ser
vizi scolastici, la Carta dei servizi del settore del gas
e quella del settore elettrico ed infine la Carta dei
servizi del settore previdenziale ed assistenziale.

L'altra direttiva, dell'ottobre 1994, definisce le li
nee guida per l'istituzione ed il funzionamento degli
Uffici per le relazioni con il pubblico (URP), aventi
il compito di avvicinare l'attivita delle strutture pub
bliche alle richieste che provengono dai cittadini.

In base a tale decreto, tutte le amministrazioni
pubbliche devono attivare gli URP, come interfac
cia con il pubblico, per attuare il principio della
trasparenza dell'attivita amministrativa e per rile
yare sistematicamente i bisogni ed illivello di sod
disfazione dell'utenza. Scopo degli URP quindi e
favorire la conoscenza delle procedure necessarie
per esporre un reclamo e chiedere il rimborso di
un danno subito a seguito della non corretta ero
gazione di un servizio pubblico (sulla base dei
principi indicati nelle Carte dei servizi), evitando
cosi di aggravare ulteriormente il contenzioso con
la giustizia ordinaria.
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8.1.5. Criminalitii e presenza delle forze
dell'ordine sui territorio .

L'attenzione data dai media al processo di inte
grazione degli Stati componenti l'Unione europea
ha portato l'opinione pubblica italiana a conosce
re una serie di "parametri" di tipo economico-fi
nanziario e i loro valori effettivi, previsti 0 auspi
cati. Non sempre si conosce con altrettanta preci
sione la situazione dei paesi membri in rapporto a
variabili di tipo sociale.

Nell'ambito della criminalita, poi, i confronti
internazionali sono resi estremamente complessi
da diversita di varia natura esistenti tra i sistemi isti
tuzionali. Tali diversita possono riguardare la defi
nizione stessa di "delitto" e dei reati classificati co
me tali, le norme che regolano l'operato delle for
ze di polizia (da noi, Polizia di Stato, Carabinieri e
Guardia di Finanza) incaricate di ricevere e regi
strare le denunce, il trattamento statistico dei dati.
A cia bisogna aggiungere la diversa propensione a
denunciare il delitto subito, certamente influenza:"
ta dalla fiducia che il cittadino ripone nell'efficacia
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della risposta delle istituzioni; questa e valido sia
per delitti anche molto gravi (quando si temano ri
torsioni, come nel caso delle estorsioni e dell'usu
ra) sia, molto pili frequentemente, per delitti di
lieve entita (borseggi, scippi, piccoli furti) , per i
quali la denuncia diventa, nella quasi totalita dei ca
si, atto meramente formale. Soltanto per alcune ti
pologie, come i furti d'auto, per le quali c'e una
forte motivazione alla denuncia che prescinde
dall'esito dell'operato delle forze di polizia, si puo
supporre che le statistiche siano sostanzialmente
esaustive.

II complesso di tali ineguaglianze puo influen
zare la comparabilita sia delle statistiche relative a
paesi diversi, sia di quelle relative allo stesso paese,
ove si siano verificate modifiche di rilievo nella
normativa 0 nelle procedure di rilevazione.

E pertanto un'ottica conoscitiva, prima che
comparativa, che deve essere privilegiata nella
lettura della Tavola 8.7 la quale riporta alcuni dati
generali per i paesi dell'Unione europea in una li
sta limitata, per problemi di comparabilita, di ti
pologie di delitto. Nel complesso dei paesi sono
stati registrati, nel 1996, oltre 24 milioni di delitti,
uno ogni 15 abitanti circa. La variazione media an
nua del numero totale dei delitti nel quinquennio
1991-96 e molto contenuta (-0,3%); per 6 dei 14
paesi considerati la variazione, positiva 0 negativa,
e inferiore ad un punto percentuale e anche i va
lori di massimo e minimo assoluti sono frutto di
situazioni contingenti: il valore pili elevato, regi
strato per il Belgio (+2,3%) e calcolato soltanto sul
periodo 1995-96, poiche in tale paese e stato in
trodotto nel1994 un nuovo sistema di raccolta dei
dati, ed e possibile che il dato ne sia stato influen
zato. II dato italiano (-1,7%), parimenti, non deve
suggerire una situazione ottimistica: il numero di
delitti ha avuto, nel nostro Paese, un trend ascen
dente fino al 1991, che pertanto rappresenta l'an
no di massimo assoluto, successivamente un calo
progressivo fino al 1994 e una ripresa, pili mode
rata, tuttora in atto.

La regione che detiene il poco invidiabile pri
rna to del maggior numero di delitti per abitante
(Tavola 8.8) e il Lazio, seguito da Liguria e Lorn
bardia, mentre Molise e Basilicata, dove si regi
stra meno di un delitto ogni 50 abitanti, sono le
regioni "pili tranquille", seguite dall'Umbria.
L'Italia nord-occidentale e quella centrale pre
sentano i valori pili elevati di criminalita, mentre
quella nord-orientale registra un valore (40 delit-
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ti ogni mille abitanti) di poco inferiore alla media
nazionale. II Mezzogiorno invece assume un va
lore decisamente inferiore alle altre ripartizioni,
e tutte le otto regioni che lo compongono han
no valori minori di quello medio nazionale. Non
bisogna tuttavia dimenticare che il dato relativo
ai delitti puo non essere omogeneo nei diversi
contesti territoriali a causa di molteplici fattori
come la gia citata diversa propensione alla de
nuncia.

Differente e la situazione se si considera la sola
criminalita violenta (circa 66.000 delitti nel 1996),
che e quasi interamente riferibile alla criminalita
organizzata; il valore massimo si registra nel Mez
zogiorno 0,4 delitti per 1.000 abitanti), seguito
dall'Italia nord-occidentale. Tra le regioni, le pili
interessate dal fenomeno sono Campania, Sicilia e
Piemonte, mentre l'incidenza minore si ha per
Umbria, Molise e Basilicata, che confermano il da
to visto in precedenza.

II numero di denunce da, in qualche maniera, la
misura dei "servizi" che i cittadini richiedono alle
forze di polizia in qualita di parti lese. Ovviamente,
da questo tipo di dati puo emergere soltanto la
parte "investigativa" del lavoro delle forze di poli
zia, mentre non vengono evidenziate l'opera di
prevenzione e controllo e Ie altre forme di tutela
poste in atto.

Per un quarto dei delitti denunciati l'autore e
nota (indicate dal denunciante 0 scoperto dalla
polizia in flagranza 0 durante le indagini che pre
cedono la trasmissione del rapporto all'autorita
giudiziaria), Tale quota e circa della meta se si
considerano i soli delitti di crirninalita violenta.
Questo in parte dipende dal fatto che per tali de
litti, pili spesso che per altri, l'autore e indicato
dalla vittima all'atto della denuncia, rna anche dal
fatto che l'azione investigativa viene svolta con
maggiori risorse ed e pili incisiva, per cui la fra
zione di autori scoperti dalle forze dell'ordine e
maggiore. Nel Mezzogiorno (Sicilia e Campania
in particolare) la percentuale di au tori noti nei
delitti di criminalita violenta scende al 30%; cio
puo essere parzialmente riconducibile alIa pre
senza di situazioni di assoggettamento e di
omerta che interferiscono con le forme di inter
vento punitivo dello Stato.

Considerando le sole denunce, le quote di delit
ti di autore nota risultano estremamente variabili.
In generale, per delitti gravi contro la persona,
l'autore viene indicato all'atto stesso della denun-
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Istituti di prevenzione e pena:
i1 fenomeno del sovraffollamento

Negli ultimi anni l'Amrninistra
zione penitenziaria ha attuato un
piano di rinnovamento dell'edilizia
delle carceri. Esso si e suiluppato
sia con la costruzione di nuoui isti
tuti - 39 nell'ultimo decennio - che
in parte hanno sostituito quelli gia
esistenti, sia con interuenti di ri
strutturazione che hanno in teres
sato i vecchi istituti per adeguarne
la ricettiuita e la furizionalita ai
principi dell'ordinamento peniten
ziario.

La realizzazione del piano si e
ispirata ai principi di umanizza
zione della pena ed indioidualizza
zione del trattamento, che costitui
scono i presupposti della riforma
auuiata con la legge 354 del 1975,
la quale indiuidua nel sistema edili
zio penitenziario uno dei fattori
primari per consentire al detenuto
condizioni di vita umane e relazio
nali it pii; possibile assimilabili a
quelle normali nella vita di libertd.

In genere si tende a dotare i re
centi istituti di ampi cortili, di impian
ti sportiui, di locali idonei allo suolgi
mento di attivita sia culturali sia la
vorative, noncbe di strutture san ita
rie che possano assicurare un tem-

pestiuo seruizio d'infermeria e pron
to soccorso oltre che di degenza.

Piu del 60% degli istituti peni
teriziari esistenti in Italia e statu
costruito nel secondo dopoguerra
e la maggior parte di essi risulta
completata negli ultimi 20 anni.
L'attuale capierizu, cosiddetta re
golarnentare, degli istituti peniten
ziari estata definita sulla base del
le norme emanate nel1988 dal Mi
nistero della Sanita e prevede
l'area minima di una cella singola in
mq 9, con un aumento di mq 5 per
ciascun detenuto in piu, Nel com
plesso degli istituti per adulti alla
fine del 1997 era possibile allog
giare, in base a questa tipo di ca
piertza, fino a 43.796 detenuti, con
un incremento rispetto a 10 anni
prima pari aI48,2%. Afrante della
capieriza regolamentare uiene defi
nita anche una capienza cosiddet
ta tollerabile (50.208 posti) che e
poi quella in concreto utilizzata
per le assegnazioni dei detenuti ai
vari istituti, essa risulta di solito
superiore a quella regolamentare,
salvo it casu in cui alcune parti
dell'istituto non siano agibili per la
uori in corso 0 per altri rnotiui.

Nell'arco dell'ultimo decennio i
detenuti presenti al 31 dicembre
negli istituti per adulti sono aurnen
tati complessiuamente del 61,6%,
passando da 31.084 nel 1988 a
50.225 alla fine del 1997 (Figura
8.1). L'aumento piu considereuole
riguarda i condannati, che risulta
no piu che raddoppiati, mentre un
aumento inferiore registrano gli im
putati (22, 7%) e una diminuzione
del 13,1% i detenuti sottoposti a
misure di sicurezza. I condannati
alla fine del 1997 rappresentano
quindi it 58,1% dell'intera popola
zione peniteriziaria, contra il
43,5% riscontrabile alla fine del
1988.

Questo cambiamento nella com
posizione rispetto alla posizione
giuridica ha cornportato la neces
sita di una ridefinizionc degli spazi
interni degli istituti per rispondere
all'esigeriza di tenere separati i de
ten uti a seconda delle diverse ca
tegorie, oltre che del sesso e
dell'eta.

Una considerazione particolare
meritano le strutture peniteriziarte
femminili costituite al 31 dicembre
1997 da sei istituti specificatamen-

Figura 8.1 - Detenuti presenti a fine anno negli istituti penitenziari per posizione giuridica 
Anni 1988-1997 (a) (dati percentuali)
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Fonte. Istat, Indagine sui movimento dei detenuti negli istituti di prevenzione e pena
(a) I detenuti sottoposti a misure di sicurezza sono persone socialmente pericolose con inferrnita psichica, intossica
zione da alcool 0 da sostanze stupefacenti
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tefemminili e da 94 sezionifemmini
Ii all'interno di carceri miste. A quel
la data nelle strutture risultano re
cluse 1.926 detenute (728 imputate,
1.132 condarinate, 66 sottoposte a
misure di sicurezza).

La presenza delle detenute all'in
terno delle carceri pero fa nascere
esigenze diverse; ad esempio le ma
dri (2,6% del totale delle detenute)
che non possono avvalersi della de
tenzione domiciliare hanno facolta
di convivere con i propri figli fino a
che questi compiano il terzo anna di
eta. In tal casu l'amministrazione
penitenziaria provvede attivando
degli as iii nido presso alcuni istituti.

II problema dell'affollamento
rappresenta una seria rea Ita per
una grande parte degli istituti e loro
sezioni, anche se non in tutti esso si
manifesta con la medesima intensita
e dimensione. L'eccesso delle pre
senze rispetto alia capienza tolle
rabile pUG riguardare sia l'istituto
nel suo complesso sia, ove coesi
stano piu sezioni diverse per tipolo
gia (sezione di casa circondariale,
sezione di casa di reclusione, etc.),
solamente una 0 pii; di esse.

Si rileva che su 207 istituti 110
(pari al 53%) hanno, alla .fine del
1997 (Tavola 8.6), almeno una sezio
ne sovraffollata, di cui 81 risultavano
sovraffollati anche nel complesso.

Per il totale degli istituti l'indice
calcolato rispetto alia capien.za
tollerabile (98,3 presenti per 100
posti) non fa rilevare una situazio
ne di affollameruo, anche se il rap
porto e stabilito rispetto a un de
nominatore aumentato ai limiti del
la tollerabilitd, e, appunto, come
gia detto piil del 50% degli istituti
ha almeno una sezione souraffolla
tao Diversa e infatti la situazione
confrontando le presenze con i po
sti disponibili regolamentari: risul
ta in questa casu un valore dell'in
dice relativo all'Italia pari a 114,6
presenti per 100 posti disponibili.

Riferendosi alia capieriza tolle
rabile, l'indice di affollamento mas
simo (120,5) si rileva nell'Italia
nord-orientale, dove 23 istituti sui
31 complessivi presentano alia fi
ne del 1997 una situazione di
affollamento, almeno a livello di
una sezione. Peraltro nell'Italia
nord-orientale sono situati istituti
con una capienza media inferiore a
quelle delle altre ripartizioni.

L'indice di affollamento e piu
elevato nei capoluoghi di provincia
(103,3) e coinvolge 83 istituti (pari
al 70%) su 118.

Tenendo presente le classi di
capieriza degli istituti, le situazioni
di affollamento maggiore si uerifi
cano in quelli di grandi dimensioni

(capienza oltre 800 detenuti) -pre
senti nelle metropoli - ed in quelli
medio-piccoli (capienza 101-200
detenuti) che risultano sovraffollati
rispettivamente ne157% e 48% dei
casi.

Accanto a un affollamento che si
pUGdefinire quantitativo, esiste an
che un affollamento di carattere
qualitatiuo. Esso e riconducibile ai
le diverse tipologie della popola
zione detenuta, ciascuna di esse
portatrice di istanze ed esigenze
particolari. La forzata convivenza,
per mancanza di specificbe struttu
re, di detenuti giovani e adulti, im
putati e condannati, sani e con pro
blemi di tossicodipendenza e/o sie
ropositiui (rispettivamente il 29,2
ed il 3,8% del complesso dei pre
senti al31 dicembre 1997) crea no
tevoli problemi di prorniscuita e di
tensione anche in situazioni di
affollamento non particolarmente
gravi od allarmanti. E importante
sottolineare la piil elevata percen
tuale delle detenute tossicodipen
denti (37,2%) rispetto a quella ri
scontrabile tra i detenuti maschi
(28,9%); cio pUG essere dovuto al
fatto che le donne entrano in carce
re per reati di droga piil frequente
mente degli uomini (rispettiuamente
iI35,2% e i130, 1% dei casi).

Tavola 8.6 - Istituti di prevenzione e di pena per adulti e detenuti secondo la capienza e la ri-
partizione geografica - Anno 1997 (a)

ISTITUTI CON ALMENO UNA Detenuti Indice di Capienza
RIPARTIZIONI Totale SEZIONE SOVRAFFOLLATA Capienza present! al affollamento media
GEOGRAFICHE istituti Totale Di cui sovraffollati tollerabile al 31dicembre per istituto

anche nel complesso o» Cc) (d ~ c/b'IOO)

Nord-ovest 42 26 23 11.526 12.142 105,3 274
Nord-est 31 23 20 4.934 5.944 120,5 159
Centro 44 19 12 10.688 10.103 94,5 243
Sud 54 27 20 12.935 13.030 100,7 240
Isole 36 15 6 8.940 6990 78,2 248

Italia 207 110 81 49.023 48.209 98,3 237

Ponte: Elaborazione Istat sui dati del Dipartimento Affari pcnitenziari (DAP)
(a) AlI'intcrno del singolo istituto possono coesistere diverse sezioni : ad esempio si puo travare una sezione di casa circon

dariale e una di reclusione etc. (non sono state considerate Ie casc mandamentali chc incidono suI fenomeno in modo non
rilevantc, dato il lora esiguo numero)
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Tavola 8.8 - Delitti denunciati e operatori di polizia, per regione (a) - Anno 1996

DEUTTI DENUNCIATI % DI DEUTTI DI
PER1000 ABITANTI AUTORE NOTO OPERATORI DI POUZIA Indice di

REGIONI Crirninalita Criminalita Per 1.000 dotazione (c)
In totale violenta (b) In totale violenta (b) In totale abitanti

Piemonte 39,1 1,4 26,3 57,6 18.447 4,3 94,5
Valle d'Aosta 36,3 1,2 35,0 68,1 831 7,0 165,5
Lombardia 52,6 1,1 20,2 52,9 27.114 3,0 49,5
Trentino-Alto Adige 28,2 0,7 31,7 76,8 6.314 6,9 210,2

Bolzano (Bozen) 30,1 0,9 33,3 73,2 3440 7,6 216,8
Trento 26,3 0,6 29,9 81,9 2.874 6,2 202,9

Veneto 37,7 0,8 24,2 71,1 14.812 3,3 76,0
Friuli-Venezia Giulia 46,4 1,1 25,6 62,9 8.503 7,2 132,6
Liguria 60,2 1,0 23,6 51,6 10.345 6,3 89,3
Emilia-Romagna 44,6 1,0 22,4 59,4 14.923 3,8 73,2
Toscana 41,6 0,7 23,5 55,9 17052 4,8 99,9
Umbria 23,9 0,4 27,8 59,9 2.990 3,6 129,8
Marche 24,9 0,7 44,9 79,2 7096 4,9 169,6
Lazio 61,9 1,0 17,1 45,2 52.455 10,1 139,7
Abruzzo 25,4 0,9 46,7 81,6 7.781 6,1 207,0
Molise 19,9 0,5 56,0 87,0 2.667 8,1 347,1
Campania 39,7 2,0 35,8 30,3 23.408 4,1 87,7
Puglia 36,9 1,2 28,8 50,8 14.961 3,7 85,3
Basilicata 19,0 0,7 51,2 85,3 2.532 4,2 188,6
Calabria 27,3 1,1 36,3 43,8 13.119 6,3 199,4
Sicilia 35,8 1,6 24,9 29,2 26.682 5,2 125,7
Sardegna 37,7 1,0 24,9 62,1 9.925 6,0 136,1

Halla 42,2 1,1 25,2 48,7 281.957 4,9 100,0

Nord-Ovest 49,5 1,2 22,1 54,5 56.737 3,8 65,7
Nord-Est 40,5 0,9 24,1 65,6 44.552 4,3 90,4
Centro 47,7 0,8 21,2 52,6 79.593 7,2 130,3
Mezzogiorno 35,0 1,4 31,7 39,0 101.075 4,8 118,6

Fonte: Elaborazione Istat su dati del Ministero dell'interno, Delitti denunciati all'Autorita giudiziaria da parte della Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Iinanza

(a) Forza effettiva di Polizia di stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza
(b) Stragi, omicidi non colposi, lesioni dolose, violenze sessuali, rapine, estorsioni, sequestri, associazioni per delinquere, associa-

zioni di tipo mafioso, attentati dinamitardi e/o incendiari
(c) Rapporto tra il numero di operatori di polizia e quello dei delitti, posto il valore dell'Italia pari a 100

cia, 0 scoperto con pill frequenza dei delitti meno
gravi in un momenta successivo.

Ben difficilmente, invece, si vengono a cono
scere gli autori dei furti: soltanto nel 5,8% dei casi,
percentuale che si abbassa ulteriormente nel caso
degli scippi, dei furti d'automobile 0 di oggetti cu
stoditi in essa, dei borseggi 0%), Qualche speran
za in pill si puo nutrire nel caso di furti d'opere
d'arte 03,8%) 0 di furti in negozi 09,8%).

La presenza media di operatori di polizia e di
circa 5 unita ogni 1.000 abitanti. In ambito regie
nale si passa dai 10 del Lazio e gli 8 del Molise ai 3
del Veneto e della Lombardia. Se si puo conside
rare un caso a se il Lazio, quantomeno perche la
capitale ospita i centri vitali delle istituzioni e le
rappresentanze dei paesi esteri, con conseguente
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rilevante necessita di servizi di vigilanza e scorta,
non appaiono di facile interpretazione le disparita
esistenti tra le altre regioni.

La distribuzione non sembra essere in stretta
relazione ne con il numero di residenti nella re
gione, ne con il numero di delitti che vi si com
mettono. Prendendo in considerazione, infatti,
anziche la dimensione demografica, la criminalita
accertata nelle regioni, la sproporzione continua a
sussistere. L'indice di dotazione, costruito in base
al rapporto tra operatori di polizia e delitti - e
quindi basato sull'ipotesi di distribuzione delle
forze di polizia proporzionale al numero di de
nunce di delitto - rileva per il Molise una assegna
zione pari a tre volte e mezzo il livello medio na
zionale; Abruzzo e Trentino-Alto Adige hanno
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una dotazione pili che doppia rispetto alla media.
Per la Lombardia, invece, l'assegnazione esistente
e pari alla meta dello standard italiano. Altre re
gioni, come Campania e Puglia, in cui 10 Stato sta
combattendo con le organizzazioni di tipo mafio
so una lotta che ha per posta il controllo del terri
torio, risultano sottodotate (efr. il Paragrafo 7.6.1
Luoghi di vita e percezione della sicurezza). In
generale la distribuzione esistente sembra pena
lizzare le regioni pili popolose; questo puo essere
dovuto all'esigenza di mantenere comunque una
presenza capillare sul territorio, anche nel caso di
bacini d'utenza limitati. Inoltre non va sottovaluta
ta, anche nelle zone meno a rischio, la difficolta di
dismettere presidi gia esistenti per l'opposizione
delle popolazioni, che attribuiscono al binomio
"presenza di forze dell'ordine" e "assenza di cri
minalita" un nesso causale.

Nell'anno 1996, le forze di polizia hanno de
nunciato all'Autorita giudiziaria oltre 660.000 per
sone, operato 112.000 arresti, identificato 334.000
persone, eseguito quasi 24 milioni di controlli di
autoveicoli.

8.2 Sanita

8.2.1 Dtsponibilita di risorse e bisogni
sanitari

All'inizio degli anni '90 il settore sanitario pub
blico e stato oggetto di una profonda ristrutturazio
ne. Le ragioni che hanno portato a tale riforma so
no da ricercare nella crescita della spesa, ritenuta,
come nella maggior parte dei paesi europei, non
pili compatibile con gli equilibri economici genera
li nonche nell'esigenza di migliorare il servizio.

I D.lgs. 502/1992 e 517/1993 hanno avviato il
processo di cambiamento del Servizio sanitario
nazionale; i provvedimenti emanati sono di carat
tere istituzionale, orientati all'introduzione di un
modello organizzativo tipico di un regime di con
correnza. Gli obiettivi della riforma allineano l'Ita
lia alla maggior parte dei paesi europei, caratteriz-
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zati da sistemi misti in cui coesistono elementi di
controllo centrale ed elementi di lib era concor
renza all'interno di un mercato di servizi sanitari.

La produzione normativa seguita ai decreti legi
slativi di riordino, compresa la Legge finanziaria
per il 1998, ha via via delineato le nuove caratteri
stiche del Servizio sanitario nazionale, il Quale deve
garantire livelli uniformi di assistenza, individuati
tramite i reali bisogni della popolazione assistita e
perseguiti mediante una rete integrata di servizi
sanitari e socio-assistenziali. II modello organizza
tivo che emerge e ispirato ad un forte decentra
mento regionale del governo del sistema,
all'aziendalizzazione delle principali strutture sani
tarie pubbliche, con maggiore autonomia e re
sponsabilita gestionale.

II modello organizzativo si completa con una
rinnovata attenzione verso l'opera dei medici di
medicina generale i quali, in qualita di interpreti e
gestori della domanda di servizi sanitari, vengo
no responsabilizzati al rispetto degli obiettivi as
sistenziali e dei connessi livelli di spesa indivi
duati dalle Aziende USL in base agli indirizzi re
gionali.

II processo di ristrutturazione mira nelle inten
zioni a limitare l'incremento della spesa sanitaria
ed a razionalizzare il sistema, al fine di eliminare Ie
inefficienze verificatesi negli anni passati e di mi
gliorare nel contempo la qualita e la disponibilita
dei servizi.

Per quanto riguarda la qualita dell'assistenza un
contributo significativo puo venire dallo sforzo di
avvicinare i servizi sanitari ai bisogni dei cittadini e
in quest'ottica puo essere inquadrato il proposito
di potenziamento delle strutture di assistenza resi
denziale (RSA) e dei servizi domiciliari integrati
(AdD, rivolti soprattutto agli anziani ed ai disabili.
Essi, peraltro, potranno contribuire ad alleggerire
le strutture ospedaliere da un sovraccarico impro
prio di ricoveri, in parte determinato proprio dal
la mancanza di strutture extra-ospedaliere per
un'assistenza di media intensita. Va ricordato a
questo proposito 10 stanziamento nella Legge fi
nanziaria 1998 di 3.100 miliardi in parte destinato a
tali strutture.

Altrettanto decisivo potra rivelarsi il sistema di
monitoraggio previsto dalla riforma per la valuta
zione delle strutture sanitarie. II Decreto del Mini
stero della Sanita del 15.10.1996 ha individuato un
folto gruppo di indicatori, rivolti ai principali
aspetti legati alla qualita, in base ai quali esse ver-
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ranno valutate. Tra gli indicatori individuati molto
interesse va attribuito a quelli riguardanti l'accessi
bilita delle strutture da parte dei cittadini.

Significativa a questo proposito e la tendenza ad
una crescita della spesa privata, attualmente pili al
ta che in altri paesi europei. Tale andamento della
spesa privata e soltanto in parte spiegato dalla ere
scente compartecipazione dei cittadini; altre mo
tivazioni vanno ricercate sia nella presenza di un
effetto dell'offerta privata, sia nella difficolta di ac
cesso ai servizi pubblici da parte degli utenti, a
causa di tempi di attesa estremamente lunghi che
finiscono col rendere competitivi i servizi privati.

La recente Legge delega per la modifica del
D.Lgs. 502/92 delinea, come possibile panorama
futuro per la sanita, un sistema pubblico che assi
curi la copertura delle prestazioni essenziali e di 'un
mercato parallelo, a cui il cittadino accede grazie a
forme di assicurazione privata 0 mutualita integra
tiva. Questo introdurrebbe il principio dei livelli
minimi ed uniformi di assistenza, con l'obiettivo
dichiarato di evitare sprechi ed iniquita del sistema.

8.2.2 L'assistenza sanitaria di primo e
secondo livello

II Servizio sanitario nazionale eroga Ie presta
zioni ed assicura l'assistenza essenzialmente su
tre livelli. Al primo si colloca l'assistenza sanitaria
di base, garantita attraverso servizi di medicina
generale (medici generici e pediatri, guardia me
dica). L'assistenza specialistica territoriale, per il
trattamento di casi in sede ambulatoriale, domi
ciliare e semiresidenziale, e l'assistenza sanitaria
residenziale, rivolta a non autosufficienti e lungo
degenti, costituiscono il secondo livello; nel ter
zo livello rientra l'assistenza ospedaliera per ri
coveri urgenti e programmati (anche in regime
di day-bospital o mediante ospedalizzazione do
miciliare) .

La Legge finanziaria per il 1998 ribadisce il ruo
10 delle Regioni e delle Aziende sanitarie nell'indi
rizzare e coordinare l'attivita dei medici generici
e dei pediatri di base, aiutandoli a individuare i
percorsi per raggiungere i migliori rapporti co
sti-benefici.

La figura del medico generico assume un ruo
10 centrale, in quanto punto di riferimento ini
ziale per l'utente e guida verso i servizi sanitari
(prevedibilmente in futuro anche verso quelli
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socio-assistenziali) in risposta alle esigenze
espresse. Egli e quindi in un certo senso il "polo"
che lega la domanda con l'offerta, costituita
dall'insieme delle prestazioni di base, specialisti
che e ospedaliere.

Per quanto riguarda i medici generici, il numero
medio di pazienti assistiti per medico e aumentato
nel tempo (da 1.014 nel 1991 a 1.087 nel 1996), pur
mantenendosi per tutte le regioni al di sotto del
massimo di 1.500 assistiti (Tavola 8.9). Unica ecce
zione la provincia autonoma di Bolzano, dove un
medico assiste in media circa 1.950 pazienti. Nel ca
so dei pediatri, nel 1996 il dato medio a livello nazio
nale e pari a 667 pazienti per pediatra (nel 1991 era
no 539), con un minimo di 471 nella regione Abruz
zo ed un massimo di 769 nella Provincia autonoma
di Bolzano. Per entrambe le professionalita sembra
essersi realizzato un processo di omogeneizzazione
territoriale e di convergenza verso valori pili elevati.

L'incremento osservato del numero medic di
pazienti per i medici generici si spiega in parte em
la riduzione della offerta: negli ultimi sei anni si e
avuto infatti un calo del numero di medici di fami
glia a livello nazionale pari a circa illO,5% (da 53.223
nel 1991 a 47.637 nel 1996), a cui si e contrapposto
un incremento dell' 1% della popolazione italiana
nello stesso periodo. Per i pediatri invece, a fronte
di un lieve aumento del numero assoluto (da 6.363
nel 1991 a 6.427 nel 1996), si ha una sostanziale sta
zionarieta della popolazione residente con me no
di 13 anni (pari a circa 8,4 milioni nel 1991 e nel
1996) e, quindi, una leggera diminuzione del carico
potenziale per pediatra (bambini residenti per
pediatra), a fronte pero di un aumento del carico
reale passato da 539 a 667 bambini per pediatra.

Per quanto riguarda le differenze territoriali, nel
1996 l'offerta di medici generici e pili elevata al
Centro, rna non si rilevano comunque a livello re
gionale forti scostamenti dal valore medio nazio
nale (8,3 medici generici ogni 10.000 residenti).
Soltanto la Provincia autonoma di Bolzano fa regi
strare un valore particolarmente basso (4,6%).

Forti differenze si riscontrano invece per i pe
diatri. L'offerta risulta essere pili contenuta (7,7 pe
diatri per 10.000 bambini fino a 13 anni cornpiuti) e
la variabilita tra le regioni piuttosto elevata: ad una
dotazione media di oltre 10 pediatri nelle regioni
Liguria ed Emilia Romagna si contrappongono si
tuazioni estreme nella regione Campania e nella
Provincia autonoma di Bolzano (meno di 5 pediatri
ogni 10.000 bambini),
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Tavola 8.9 - Indicatori relativi ai medici generici ed ai pediatri di base per regione - Anni 1991 e 1996

MEDICI GENERICI PEDIATRI

REGIONI Numero media Medici per Residenti Numero media Pediatri per Bambini (a)
di pazienti assistiti 10.000 residenti per medico di bambini (a) 10.000 bambini (a) residenti

per medico assistiti per pediatra per pediatra

Piemonte 1.083 8,5 1.175 709 8,2 1.225
Valle d'Aosta 1.101 8,4 1.190 568 9,0 1.106
Lombardia 1.101 8,3 1.200 678 7,1 1.405
Bolzano - Bozen 1.949 4,6 2.157 769 4,5 2.241
Trento 1.219 7,6 1.315 723 9,6 1.037
Veneto 1.135 7,9 1.269 719 8,1 1.239
Friuli-Venezia Giulia 1.041 8,9 1.119 644 7,3 1.367
Liguria 987 9,1 1.103 632 11,8 847
Emilia-Romagna 1.088 8,4 1.189 652 10,8 929
Toscana 1.038 8,5 1.175 676 9,4 1.066
Umbria 990 8,3 1.209 545 9,0 1.106
Marche 1.052 8,6 1.169 645 9,0 1.117
Lazio 984 9,5 1.048 622 9,4 1.065
Abruzzo 1.024 8,4 1.195 471 7,9 1.270
Molise 1.061 8,5 1.178 619 6,3 1.577
Campania 1.131 7,7 1.298 675 4,9 2.038
Puglia 1.099 8,1 1.240 717 6,6 1.518
Basilicata 1.076 8,6 1.157 563 6,0 1.657
Calabria 1.098 8,2 1.222 575 6,8 1.475
Sicilia 1.131 7,8 1.284 706 8,5 1.178
Sardegna 1.176 8,0 1.247 680 7,4 1.358

Anno 1996 1.087 8,3 1.205 667 7,7 1.302

Anno 1991 1.014 9,4 1.066 539 7,6 1.316

Fonte: Elaborazione Istat su dati provvisori del Ministero della Sanita
(a) Fino a 13 anni compiuti

Considerando il numero di individui residenti
per medico generico e pediatra, ovvero la do
manda potenziale dell'assistenza medica di base,
e confrontandolo con il numero medio di pa
zienti assistiti, che esprime invece la domanda
effettiva, si riscontrano alcune differenze per le
due professionalita: difatti, mentre il numero di
residenti per medico rientra (tranne la provincia
autonoma di Bolzano) nel massimale di riferi
mento, pari a 1.500 unita, l'ammontare potenzia
le di bambini per pediatra supera ovunque gli
800 individui (valore massimo fissato dalla nor
mativa), denotando quindi una possibile carenza
dell'offerta.

II confronto tra domanda potenziale e doman
da effettiva mostra inoltre che la differenza e an
data aumentatando negli ultimi sei anni e ha rag
giunto nel 1996 il 10% (nel 1991 era del 5%),

Per i pediatri, la differenza percentuale tra do
manda potenziale e domanda effettiva nel 1996
ammontava al 48,80/0: la quota di coloro che rinun
ciano (0, eventualmente, non hanno l'opportunita
di ricorrere all'assistenza di base) ammonta quindi
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a circa la meta degli aventi diritto. Va pero consi
derato che spesso i bambini sono curati dal medi
co generico presso il quale sono iscritti i genitori e
cio se da un lato compensa la scarsa disponibilita
di pediatri, dall'altro riduce il numero medio di
scelte per pediatra.

Nel quadro dell'assistenza di primo livello gio
ca un ruolo importante anche il servizio di guar
dia medica, che interviene nelle emergenze not
turne, festive e prefestive, a domicilio e sul terri
torio, in assenza della disponibilita del medico di
famiglia.

La dotazione di centri di guardia medica risulta
piuttosto elevata nel Mezzogiorno del Paese: nel
1996 ad un livello medio nazionale di 5,2 postazio
ni ogni 100.000 abitanti ne corrispondono 22,3 in
Basilicata, 19,2 in Calabria e 16,6 in Molise. Risulta
elevata la differenza con le altre ripartizioni per
quanto riguarda il numero di medici di guardia me
dica rispetto alla popolazione residente. Se nel
1996 si contavano in media 27 medici di guardia
medica ogni 100.000 residenti, questi erano 16 al
Nord, 20 al Centro eben 45 nel Mezzogiorno, con
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valori estremamente elevati per Ie regioni Calabria
e Molise (rispettivamente 87 e 81 medici di guardia
medica ogni 100.000 residenti).

La diffusione del servizio di guardia medica in
alcune realta territoriali emerge anche dall'aumen
to del numero medio di ore lavorate per medico.
L'incremento osservato tra il 1991 e il 1996 a livel
10 nazionale 08%) risulta particolarmente signifi
cativo per il Mezzogiorno (22,3%) rispetto al Cen
tro-nord 04%), ed e collegato alla distribuzione
della domanda che nel primo caso risulta 2,5 volte
pili elevata rispetto al secondo.

Nel 1997 circa 23 persone ogni 1.000 sono ri
corse almeno una volta nei tre mesi precedenti
l'intervista al servizio di guardia medica. Mentre
non si rilevano significative differenze tra i sessi,
l'eta sembra essere un fattore discriminante: bam
bini al di sotto di 10 anni (29 ogni 1.000) e anziani
con pili di 65 anni (50 ogni 1.000) usufruiscono in
misura maggiore rispetto agli adulti di questo tipo
di servizio di emergenza.

Nell'assistenza di secondo livello, come detto,
rientra l'assistenza specialistica territoriale eroga
ta attraverso i presidi sanitari pubblici e privati
accreditati. Nel 1996 sono stati censiti circa 20.000
presidi, di cui oltre il 30% privati accreditati. La
maggior parte dei presidi e costituita da ambula
tori e laboratori, che svolgono attivita specialisti
ca, di analisi e di diagnostica strumentale e per im
magini.

Essi ammontavano a circa 14.000 unita nel
1991 ed a circa 10.000 nel 1996, passando quindi
da quasi 25 strutture ogni 100.000 abitanti a 17
(Tavola 8.10). Tale diminuzione e da attribuirsi
prevalentemente al settore privato accreditato.
La riforma sanitaria del 1992, infatti, oltre a rive
dere i criteri per l'accreditamento delle strutture
private, ha sottoposto i servizi territoriali ad un
sistema di verifica e revisione della qualita delle
attivita svolte e delle prestazioni erogate, per cui
vi e stata una forte riduzione del numero di pre
sidi privati accreditati (36% circa tra il 1991 ed il
1996) e un progressivo ridimensionamento
dell'offerta. Le regioni maggiormente coinvolte
in questo processo sono tutte quelle del Mezzo
giorno, e alcune dell'Italia centro-settentrionale,
quali Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Roma
gna, Toscana e Umbria.

Nonostante cio, la componente privata in Italia
risulta avere ancora un peso rilevante nella distri
buzione di questi servizi territoriali: si osserva in-
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fatti un'associazione diretta tra numero di ambula
tori per 100.000 residenti e numero di ambulatori
privati accreditati, che mostra come l'offerta sia
pili elevata dove vi e una pili elevata presenza del
settore privato. Ad esempio nel Mezzogiorno si
rileva il pili alto numero di strutture ogni 100.000
residenti (24,3), a cui corrisponde la proporzione
pili elevata di ambulatori e laboratori in regime di
convenzione (79,3%). Il contrario avviene al Nord;
soltanto la Provincia autonoma di Bolzano presen
ta una situazione anomala, con un numero di strut
ture per abitante ai livelli delle regioni del Mezzo
giorno, e tuttavia una presenza del settore pubbli
co da sempre molto forte.

Oltre agli ambulatori e laboratori, altri presidi
sanitari che erogano servizi a particolari gruppi di
popolazione sono i consultori materno-infantili, i
presidi di igiene mentale ed i servizi per il recupe
ro dei tossicodipendenti (SERT). Essi nel com
plesso rappresentano il 20% circa del totale dei
presidi sanitari pubblici e privati accreditati; di
versamente dagli ambulatori e laboratori, in que
sto tipo di strutture la componente privata ha un
peso irrilevante (circa 1%).

I consultori materno-infantili nel 1996 ammon
tavano a quasi 2.400 unita, per una disponibilita di
circa 4 centri ogni 100.000 abitanti e di quasi 17
centri ogni 100.000 donne in eta feconda 05-49
anni). Il servizio e maggiormente diffuso al Nord,
anche se con forti differenze a livello regionale:
dai 23 centri ogni 100.000 residenti in Valle d'Ao
sta si passa a meno di un centro nel Veneto. Tra le
regioni del Centro-sud, Ie uniche con una dispo
nibilita superiore alla media nazionale sono To
scana (6), Basilicata (5,3) e Abruzzo (4,6). In gene
rale non si rileva un forte utilizzo di questi servizi:
nel 1997 meno di 10 persone ogni 1.000 01 al
Nord, 9 al Centro e 8 al Sud) hanno usufruito nei
tre mesi precedenti l'intervista di almeno una
consulenza. Come era da attendersi l'utenza e
prevalentemente femminile, soprattutto nelle eta
della maternita e della menopausa, mentre non
c'e alcuna differenza di genere per l'utilizzo dei
servizi pediatrici.

Nel 1996 sono stati rilevati 1.094 presidi di igie
ne mentale, ovvero circa 2 ogni 100.000 residenti
00 in Valle d'Aosta, 4,4 in Toscana e 3 in Sicilia); il
ricorso a questo tipo di centri ha interessato circa
2 persone ogni 1.000 intervistati, con valori ere
scenti al crescere dell'eta (2,8 per 1.000 abitanti 01
tre i 65 anni).
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Tavola 8.10 - Ambulatori e laboratori per regione - Anni 1991 e 1996

NUMERO PER 100.000 RESIDENT! 0/0 PRIVATI ACCREDITATI

REGIONI 1991 1996 1991 1996 1991 1996

Piemonte 420 384 9,8 8,9 27,6 23,4
Valle d'Aosta 7 8 6,1 6,7 14,3 12,5
Lombardia 1.104 897 12,5 10,0 52,4 47,2
Bolzano - Bozen 98 102 22,3 22,5 34,7 25,5
Trento 109 50 24,3 10,8 9,2 20,0
Veneto 576 504 13,2 11,3 63,7 59,1
Friuli-Venezia Giulia 192 138 16,0 11,6 46,4 34,1
Liguria 498 334 29,7 20,2 57,4 44,6
Emilia-Romagna 600 379 15,4 9,6 57,3 45,1
Toscana 908 712 25,7 20,2 48,3 40,0
Umbria 220 73 27,1 8,8 67,3 27,4
Marche 262 263 18,4 18,2 37,0 27,0
Lazio 1.203 1.065 23,4 20,4 69,6 66,9
Abruzzo 314 249 25,2 19,6 66,2 55,8
Molise 57 51 17,2 15,4 61,4 54,9
Campania 1.820 1.562 32,4 27,1 81,0 80,9
Puglia 1.077 664 26,7 16,3 75,0 63,6
Basilicata 106 99 17,4 16,3 47,2 40,4
Calabria 480 482 23,2 23,2 67,3 57,7
Sicilia 3.482 1.664 70,1 32,6 86,0 83,2
Sardegna 515 314 31,3 18,9 64,9 68,5

ltalia 14.048 9.994 24,8 17,4 68,1 60,8

Nord 3604 2.796 14,2 11,0 50,6 43,5
Centro 2.593 2.113 23,8 19,2 58,7 51,5
Mezzogiorno 7.851 5.085 38,2 24,3 79,3 74,2

Fonte: Elaborazione Istat su dati provvisori del Ministero della Sanita

AI 31 dicembre 1996 sono risultati attivi 513 ser
vizi per tossicodipendenti, ovvero 1 ogni 100.000
abitanti 0,5 in Piemonte e in Molise). Nel corso
dell'anno questi servizi hanno avuto in carico circa
130.000 pazienti tossicodipendenti, con un au
mento del 4,9% rispetto al 1995 e del 40% rispetto
al 1991. Oltre che ad una maggiore copertura
dell'indagine effettuata dal Ministero della Sanita,
tale cospicuo incremento puo essere attribuito an
che ad una distribuzione delle strutture pili capilla
re sul territorio, cui ha corrisposto una pili diffusa
conoscenza tra l'utenza dei servizi offerti.

11 sesso costituisce una variabile fortemente se
lettiva nei confronti del fenomeno della dipen
denza da droga e, di conseguenza, tra coloro che
ricorrono ai SERT si rilevano 5,8 uomini per ogni
donna. In riferimento alla popolazione residente
sono stati presi in carico da questi servizi circa 23
soggetti tossicodipendenti ogni 100.000 abitanti
(quasi 40 tra i maschi e 6,5 tra le femmine).

La domanda e concentrata soprattutto in corri
spondenza delle eta giovanili: il 77% degli utenti
nel 1996 aveva un'eta compresa tra i 20 ed i 34 an-
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ni eben il 31,5% tra i 25 ed i 29 anni. Negli ultimi
anni si e assistito pero ad un progressivo "invec
chiamento" dell'utenza, aumentando la quota di
persone conoltre 30 anni (da 29,5% nel1991 a 46%
nel 1996) e diminuendo quella con eta compresa
tra i 25 ed i 29 anni.

Un processo di razionalizzazione nell'utilizzo
dei servizi di primo e secondo livello emerge
dall'analisi della domanda mediante i risultati
dell'indagine multiscopo sulle famiglie.

Per cia che attiene alle visite e consultazioni me
diche, tra il 1994 ed il 1997 si registra un aumento
del 14% delle persone che hanno fatto ricorso a una
o pili visite mediche (il quoziente per 1.000 perso
ne e infatti passato da 255 a 291). L'aumento riguar
da entrambi i sessi e tutte le eta. Tra le donne pero
si manifesta una propensione maggiore: 326 donne
ogni 1.000 hanno dichiarato di aver effettuato alme
no una visita nelle ultime quattro settimane prece
denti l'intervista, contro 253 uomini. Tale differen
ziale e evidente soprattutto dopo il 15-esimo anna
di eta, periodo a partire dal quale intervengono i
problemi legati al ciclo riproduttivo della donna.
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Tra Ie donne si osserva inoltre una maggiore
onerosita per l'elevata incidenza delle visite effet
tuate a pagamento intero. II 32% circa del totale
delle visite e a carico totale della paziente e tale
percentuale supera il 44% nell'eta della maternita
(25-44 anni) , contro valori per i maschi rispettiva
mente pari a 27% e 37%.

La distinzione tra visite generiche e specialisti
che mostra, rispetto al 1994, per Ie prime un au
mento sia dell'utenza (da 136 a 167 persone ogni
1.000 intervistati) sia del volume delle visite (da
208 a 227 visite ogni 1.000 intervistati), mentre
per le seconde, ad una sostanziale stabilita delle
persone che hanno effettuato almena una visita
specialistica (erano 149 ogni 1.000 intervistati nel
1994 e 148 nel 1997), corrisponde una diminuzio
ne delle visite (da 229 nel1994 a 210 ogni 1.000 in
tervistati nel 1997), Ad un incremento del carico
di lavoro per i medici di base, corrisponde un mi
nor numero medio di visite specialistiche per
persona.

Nello stesso periodo aumenta anche la quota di
visite specialistiche a pagamento intero (da 54% a
59%), e sono ancora una volta le donne con un in
cremento del 13% (l'incremento globale e del 9%)
a sopportarne il carico maggiore.

L'analisi dei motivi del ricorso a visite mediche
mostra, accanto alla ovvia presenza di malattie e
disturbi come causa principale (48%), una signifi
cativa crescita dei casi di controllo della stato di sa
lute in assenza di malattie 0 disturbi, e una diminu
zione di motivazioni quali la ripetizione di ricette
(che scende dal 12% al 7,5%) 0 la richiesta di certi
ficati 0 atti amministrativi (dal 2% al 1%).

Si rileva la tendenza tra il 1994 ed il 1997 ad una
diminuzione del numero di accertamenti diagno
stici (da 12.000 a meno di 11.000 mediamente in
quattro settimane), cui corrisponde un aumento
del numero di utenti (da 107 a 117 ogni 1.000 indi
vidui),

Parallelamente, si registra un aumento del ri
corso alle prestazioni a pagamento (dal 24% al
27%) che, pur essendo pili frequente per le don
ne, coinvolge entrambi i sessi.

8.2.3 Evoluzione del sistema ospedaliero
nelperiodo 1992-97

Nel settore ospedaliero, dopo anni di revisioni
dei contenuti della riforma sanitaria varata nel
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1992, l'ultima Legge finanziaria per il 1998 lascia
sostanzialmente invariato il quadro normativo di
riferimento riguardo ai parametri di struttura ed
attivita, per aprire il campo a obiettivi specifici di
controllo. Sembra quindi che, dopo aver definito
i punti fermi per la razionalizzazione del sistema,
divenga prioritario stabilire misure che garanti
scano la realizzazione degli obiettivi precedente
mente fissati e che consentano il monitoraggio
dell'evoluzione del Servizio sanitario nazionale. In
questo contesto il ruolo principale e affidato alle
Regioni, cui spetta il compito da un lato di fornire
al Sistema informativo sanitario le informazioni
necessarie alla programmazione e al controllo a
livello centrale (pena la decurtazione di una quota
del Fondo sanitario nazionale), dall'altro di vigila
re sull'uso appropriato ed efficace delle risorse,
mediante una raccolta sistematica di dati a livello
locale sull'attivita ospedaliera e sugli altri livelli di
assistenza, per adottare correttivi nel caso si veri
fichino ingiustificati scostamenti dagli standard
nazionali.

I dati provvisori disponibili a livello centrale
per il 1996 mostrano come stia proseguendo la
tendenza, avviata all'inizio degli anni '90, alla ridu
zione del numero di istituti di cura e dei posti let
to ospedalieri. Nel 1996 sono stati censiti 1.787
istituti (il 7% in meno rispetto al 1992) per un tota
le di circa 340.000 posti letto. Considerando gli
ospedali pubblici e Ie case di cura accreditate, che
costituiscono il sistema ospedaliero del Servizio
sanitario nazionale oggetto di razionalizzazione
nella riforma sanitaria, il numero di istituti scende
a 1.465 unita per un totale di circa 310.000 posti
letto. Rispetto al 1992 i posti letto si sono ridotti
dell'8,6% (dell'8,9% i posti letto pubblici e del
7,3% quelli privati accreditati).

La presenza di un'alternativa all'ospedale pub
blico costituisce un fenomenopili concentrato
nelle zone centro-meridionali del Paese. In parti
colare il Lazio e la regione con la percentuale di
posti letto privati accreditati pili elevata 06,5%);
nel Mezzogiorno percentuali superiori alla media
nazionale si registrano per la Calabria 00,4%) e la
Campania (25%). In queste regioni pero risulta dif
ferenziata la distribuzione della domanda: mentre
nel Lazio circa il 15% delle degenze e effettuato in
strutture private (a livello Italia tale percentuale
ammonta alll,3%), un ricovero ogni quattro in Ca
labria ed uno ogni cinque in Campania avviene in
regime di accreditamento.
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Il tasso di utilizzo dei posti letto, che esprime
l'effettiva occupazione rispetto alla dotazione di
sponibile, nel 1996 risultava pari al 74,2% e, con
trariamente al passato, mostrava livelli di poco
pili elevati nel pubblico che nel privato (rispetti
vamente parial 74,3% e 73,3%). Questo fenomeno
caratterizza in particolare le aree del Nord-est e
del Mezzogiorno del Paese, mentre nell'Italia
nord-occidentale e centrale le strutture private
mostrano una migliore performance delle pub
bliche.

La permanenza media dei pazienti nelle case di
cura private accreditate risulta pili elevata che ne
gli ospedali pubblici 02,3 giorni a livello naziona
le contro 8,n, in particolare in alcune regioni qua
li il Trentino-Alto Adige, la Liguria ed il Lazio.

Un minor ricorso a strutture private potrebbe
derivare dalla realizzazione della rete di servizi sa
nitari assistenziali pubblici pili volte richiamata
dall'apparato normativo post-riforma, realizza-

zione che dovrebbe concretizzarsi mediante
l'istituzione di nuove strutture, la riconversione di
ospedali sottoutilizzati e la ristrutturazione di ser
vizi socio-assistenziali preesistenti. Dei 414 pro
getti di costruzione, riconversione e ristruttura
zione approvati dal CIPE (Comitato interministe
riale per la programmazione economica) all'inizio
del 1997, soltanto il 10% riguardava la riconversio
ne di vecchi ospedali, il 50% nuove costruzioni e il
resto ristrutturazioni di edifici preesistenti.

La chiusura 0 riconversione dei piccoli ospedali
sottoutilizzati sta comunque procedendo: la dirni
nuzione delle strutture pubbliche con meno di 120
posti letto negli ultimi quattro anni e stata di circa il
15% rna, per effetto della generale riduzione del nu
mero di istituti di cura, il loro peso sul totale degli
istituti pubblici rimane ancora intorno al 30%.

Entro il 31 marzo 1998 le Regioni avrebbero
dovuto inoltre dare attuazione ai piani di tutela del
la salute mentale e realizzare le residenze territo-

Figura 8.2 - Distribuzione percentuale dei degenti degli ex ospedali psichiatrici per regione al30
settembre 1997
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Fonte: Elaborazione Istat su dati del Ministero della Sanita - Dipartimento della prevenzione.
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Disagio sanitario e bisogno di assistenza
II modello di assistenzain

Italia ha potuto contare da sem
pre su unafitta retedi aiuti infor
mali costituita da un lato dalle
associazioni di volontariato,
dall'altro dalle stesse famiglie
che in ambito parentale 0 arnica
le forniscono sostegno ed assi
stenza a familiari piu deboli. Og
gi l'invecchiamento demografico
e la modificazione del modello
familiare, che assume dimensioni
sempre piu ridotte, rendono ne
cessarie nuove soluzioni.

I nuovi modelli di assistenza
sono concepiti focalizzando I'at
tenzione non soltanto sull'insieme
dei servizi residenziali, ma anche
e soprattutto sui complesso dei
"seruizi aperti", il cui obiettivo
principale if quello di promuovere
l'autonomia dell'utente, suiluppa
re le sue capacitd residue qualo
ra non completamente autosuffi
ciente, ed euitare che si verifichi
10 sradicamento dal contesto ter
ritoriale in cui if vissuto. Ad un
modello di assistenza domicilia
re (Ad) che tende a fornire rispo
ste a bisogni estremamente gene
rici, e comunque di tipo primario
(bisogni alimentari, di cura della
persona e dell'ahitazione), oggi
si vuole sostituire il modello di
assistenza domiciliare integrata
(Adi), che affianca alleprestazio
ni di natura sociale quelle di tipo
terapeutico, medico-infermieristi
che e riabilitative. In alcuni ambiti
territoriali sono poi state speri
mentate forme sostitutive a com
plementari al ricovero ospedalie
ro, creando il servizio di "ospe
dalizzazione domiciliare". Rile
vanti a questo riguardo sono al
cune esperienze pilota fatte su
malati terminali di tumore e Aids.

It percorso verso il serui
zio di assistenza domiciliare
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integrata if iniziato nel 1992
con l'emanazione del "Proget
to obiettivo ariziani", che
conteneva le direttive in ma
teria di organizzazione del
servizio. Da a llora, nono
stante la mancanza di una
legge quadro sui riordino dei
servizi socio-assistenziali,
molte regioni si sono dotate
di una normativa che prevede
I'erogazione di questa serui
zio. Nel 1996 sono soltanto
due gli enti locali (Provincia
autonoma di Balzano e regie
ne Sicilia) che non hanno an
cora provveduto a legiferare
in tal senso. Alcune regioni,
dopa una prima fase speri
mentale, hanno reso il serui
zio operatiuo in parte del ter
ritorio, altre (Val d'Aosta,
Provincia autonoma di Tren
to, Abruzzo e Calabria) sono
ancora nelle fase sperimenta
Ie e infine alcune (Puglia e
Sardegna) non hanno ancora
rea lizzato operatiuamente
cia che avevano definito nelle
norme. Le difficoltd legate al
la organizzazione del serui
zio di Adi sono numerose,
connesse soprattutto alla ne
cessitd di rendere collabora
tive e sinergiche due aree di
azione solitamente distinte,
quali quella socio-assisten
ziale e quella sanitaria.

Data la grande autonomia di
cui godono le regioni in materia
di sviluppo dei servizi socioas
sistenziali, ma anche a causa
dell'assenza di una legge qua
dro, esiste una grande uarieta
nella scelta dei modelli organiz
zativi. Questa uarieta if rileua
bile non soltanto tra Ie diverse
regioni, ma anche tra singole
aziende USL.

Si rileva un certo squilibrio
tra Centro-nord e Mezzogior
no, a svantaggio di quest'ultima
area, giustificato soltanto in
parte da una struttura demo
grafica phi giovane. Diversa if
la soluzione adottata dalle Pro
vince autonome di Balzano e
Trento le quali, pur non avendo
realizzato un'integrazione tra
dimensione socio-assisteriziale
e sanitaria, dispongono di un
servizio di Ad coadiuvato da
una serie di prestazioni infer
mieristiche erogate al domicilio.

II servizio di assistenza do
miciliare if invece attivo in tutte
le regioni italiane, ma con un
grado di diffusione diversificato
sui territorio. Le regioni che
hanna una maggiore copertura
(in cui cioe il servizio if presen
te in piu della meta dei comuni)
sana la Val d'Aosta, la Liguria e
l'Emilia-Romagna. In 13 regioni
il servizio if presente in meno
del 20% dei comuni; a livello
nazionale neI20,2%.

Sebbene i servizi di Ad e di
Adi siano stati concepiti per
soddisfare i bisogni della popo
lazione anziana, non mancano
in Italia casi di applicazione ad
altre fasce di utenza, quali han
dicappati mentali e fisici 0 mi
nori con particolari disagi. In
questi casi il seruizio puo ave
re non soltanto la funzione
prioritaria di prevenire l'istitu
zionalizzazione del soggetto e
quindi la sua segregazione dal
la societd attiua, rna anche
quella di intervenire in funzione
reintegrativa. Tale funzione si
attiva sia sull'uten te, sia sulla
famiglia di cui if parte, la quale
grazie alla collaborazione delle
istituzionipuo divenire parte in
tegrante di un progetto di azio-
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ne complesso con obiettivi non
soltanto di tutela, ma anche di
recupero e riabilitazione della
persona.

L'azione svolta dall'insieme
dei servizi del comparto socio
assistenziale si rivolge in defini
tiua da un lato all'inditnduo, in
quanto diretto portatore di spe
cifici bisogni, dall'altro alia fami
glia che in via prioritaria si fa
carico del soddisfacimento di ta
li bisogni.

La domanda di assistenza
che la famiglia rivolge all'ester
no dipende non soltanto da
quanta sia grave il bisogno di
aiuto di un suo componente, ma
anche dalla rete di aiuti informa
Ii in cui if inserita. Tuttavia, un
nucleo familiare numeroso e
'funzionale"PUG riuscire a svol
gere con efficienza i compiti di
assistenza legati alia presenza
di un componente non completa
mente autonomo senza ricorre
re ad assistenza esterna. L'in
sieme dei compiti pUG diventare
invece particolarmente gravoso
qualora la famiglia presenti ca
ratteristiche di debolezza 0 ele
menti di rigidita dovuti a vincoli
lavorativi 0 al concentrarsi di
attiuita di cura e di assisteriza.

Le famiglie con almeno un
componente non autosu./ficiente
sono il 22% del totale delle fa
miglie e nel 77,5% dei casi si
tratta di una persona con piu. di
54 anni. Soltanto una quota re
lativamente contenuta di fami
glie con componenti adulti non
autosu./ficienti (19,9%) si rivolge
al settore formale usufruendo di
servizi presso if proprio domici
lio (Tavola 8.11). Tale quota au
menta considerevolmente nei ca
si piu gravi (in cui il bisogno di
aiuto if continuo), fino a coinvol
gere una famiglia su quattro.

Le forme di assistenza qui
prese in considerazione riguar
dano sia la sfera pubblica, in cui
larga parte dell'offerta proviene
dai servizi di assistenza domici
liare, sia quella privata, in cui
l'assistenza vienefo rn ita da per
sonale a pagamento, professio
nale e non, contattato dalla fa
miglia attraverso canali proprio

La domanda di assistenza
che trova risposte nel compar
to istituzionale riguarda il
45,5% delle famiglie assistite,
mentre if 36,1% trova soddi
sfacimento nel settore priuato.

La classica dicotomia pubbli
co/priuato si ripropone anche in

questa ambito di intervento
identificando differenti livelli di
bisogno cui corrispondono diffe
renti domande di assistenza.
L'assistenza pubblica sembra
operare su aree di domanda le
gate a bisogni di base 0 piu ge
nerici; in questi casi il ricorso al
pubblico riguarda il 58,3% delle
famiglie assistite, mentre scende
al 38, 4% tra Iefamiglie piu pro
blematiche. Nei casi piu com
plessi, in cui il soggetto if grave
mente limitato nelle sue funzioni,
la famiglia si orienta anche ver
so l'assistenea privata (il 40%
delle famiglie assistite); se il bi
sogno espresso if meno impe
gnativo if ricorso al privato
scende al 29, 1%. La tradiziona
Ie contrapposizione tra pubblico
e privato sembra ricomporsi in
una sorta di complementaritd,
sia percbe talvolta ejJettivamen
te i due settori si integrano (vi if
infatti una quota di famiglie con
disabili, pari al 18,3%, che si
avvale di entrambi i tipi di assi
steriza), sia percbe si configura
no come strumenti di uno stesso
processo che mira ad allontana
re upiu possibile l'istituaionaliz
zazione delle persone non auto
sufficienti.

Tavola 8.11- Famigliecon almeno un componente di 55 anni e piii affetto da problemi di autono
mia per gravita e tipo di assistenza ricevuta - Anno 1997 (dati percentuali)

FAMIGLIE CON TOTALE RICEVONO TIPO DI ASSISTENZA RICEVUTA (b)
ALMENO UN FAMILIARE (a) QUALCHE
AVENTE: FORMA DI Pubblica Privata Pubblica e

ASSISTENZA privata

Lievi problemi di autonomia 1.182 14,0 58,3 29,1 12,6
Gravi problemi di autonomia 1.104 26,4 38,4 40,0 21,6

Totale 2.286 19,9 45,5 36,1 18,3

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie
(a) Dati assoluti in migliaia
(b) Dati percentuali suI totale delle famiglie con componenti non autonomi che ricevono assistenza
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riali per la definitiva chiusura degli Istituti psichia
trici residuali, fornendo un contributo al processo
di decentramento dei ricoveri impropri, median
te strutture territoriali pili idonee al trattamento
dei pazienti affetti da disturbi psichici. II processo
di monitoraggio, avviato dall'Osservatorio per la
tutela della salute mentale, evidenzia che al 31 di
cembre 1996 risultavano ancora in attivita 63 istitu
ti; considerando anche i reparti "residuali manico
miali" presenti in altre strutture pubbliche, tale
valore sale a 75 per un totale di circa 12.000 pa
zienti. Di questi il 54% era ricoverato nelle regioni
Lombardia, Veneto, Campania e Sicilia. Al 30 set
tembre 1997 a livello nazionale il 39% dei pazienti
era stato inserito in strutture residenziali (interne
od esterne agli ex ospedali psichiatrici), rna il 55%
era ancora in attesa di trasferimento (dei restanti il
2% era stato inviato al proprio domicilio ed il 4%
era deceduto). A livello regionale, mentre il Vene
to aveva inserito il 95% dei pazienti in strutture ter
ritoriali e definitivamente chiuso gli ospedali psi
chiatrici, il 77,8% in Lombardia, il 68,2% in Campa
nia ed il 75,1% in Sicilia risultava ancora ospedaliz
zato (Figura 8.2).

L'adeguamento del sistema ospedaliero aivalo
ri standard di riferimento, fissati dalla normativa
post riforma per alcuni indicatori, prevedeva una
dotazione media di posti letto di 5,5 ogni 1.000
abitanti, un tasso di utilizzo non inferiore al 75% e
un tasso di ospedalizzazione di 160 unita ogni
1.000 individui nella popolazione.

Quest'ultimo parametro nel 1996 risultava pari
a 171 degenti ogni 1.000 residenti (per un totale di
circa 9.800.000 ricoveri);: con un incremento del
9% rispetto all'anno precedente e del 12% rispet
to al 1992. II tasso di ospedalizzazione risultava
inoltre pili elevato al Nord (174,8 per mille) ed al
Centro (170,3) rispetto al Mezzogiorno (166,4), sia
per la presenza in quest'ultima ripartizione di un
quadro epidemiologico pili favorevole, sia per la
forte emigrazione sanitaria dalle zone meridionali
del Paese verso quelle centro-settentrionali. L'in
troduzione nel1995 del nuovo sistema di finanzia
mento degli ospedali, non pili basato sulla durata
della degenza, rna sulla remunerazione delle pre
stazioni secondo tariffe specifiche (D.R.G. - Dia
gnosis Related Groups), si e associata ad un incre
mento di circa 800.000 ricoveri. Analizzando pa
rallelamente l'andamento della durata media della
degenza (scesa tra il 1995 ed il 1996 da 9,5 giorni a
8,6) si puo ipotizzare che, pur trovandosi in una
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fase di assestamento del sistema, si stia realizzan
do la tendenza ad effettuare ricoveri pili brevi rna
ripetuti.

Nel 1996 la dotazione di 5,4 posti letto ogni
1.000 abitanti risultava leggermente inferiore allo
standard di legge, mentre il tasso di utilizzo pari al
74,2%, seppur in crescita rispetto al passato (nel
1992 era pari al 71,7%), era ancora al di sotto del
valore soglia. A livello ripartizionale emerge la
classica contrapposizione tra Centro-nord e
Mezzogiorno: nella seconda area si registra una
inferiore disponibilita di strutture (i posti letto
sono 4,8 ogni 1.000 residenti), in molti casi sot
toutilizzate (mediamente il 70,2% dei posti letto
disponibili viene occupato in un anno), il Centro
nord si caratterizza per un'elevata dotazione di
posti letto (intorno al 6 per1.000) ed un buon uti
lizzo degli stessi 06% circa). Tale dicotomia in
parte si attenua nell'analisi delle diverse realta re
gionali (Tavola 8.12).

L'ospedale, oltre a provvedere all'accettazione
sanitaria dei pazienti per ricoveri ordinari, e pre
posto al trattamento di tutte le emergenze di tipo
medico e chirurgico-traumatologico attraverso il
servizio di pronto soccorso (PS). Se infatti si rile
va un ricovero ordinario ogni sei individui della
popolazione nell'arco di un anno, tale rapporto
scende a uno ogni tre (377 ogni 1.000 abitanti) se
si considerano i contatti con i PS ospedalieri e la
frequenza aumenta nelle zone del Paese a pili ele
vata ospedalizzazione. Nel 1992 oltre il 30% dei
contatti con il pronto soccorso si risolveva in un
ricovero; tale percentuale nel 1996 e scesa al
27,8%, rna appare comunque ancora elevata. Pur
considerando le reali situazioni di emergenza, il
fenomeno potrebbe legarsi ad una scarsa accessi
bilita dei servizi ospedalieri e prefigurare un uti
lizzo del PS per ridurre i lunghi tempi di attesa ri
chiesti per i ricoveri programmati. II D.M. del Mi
nistero della Sanita (Linee di guida sul sistema di
emergenza-urgenza) del gennaio 1996 precisa
che gli ospedali devono provvedere affinche le
funzioni di accettazione ordinaria non ostacolino
l'adeguata risposta dell'attivita del pronto soccor
so, attuando, tra l'altro, la diversificazione orga
nizzativa e funzionale dell'accettazione dei rico
veri programmati. In alcune realta territoriali
pero la percentuale di ricoverati attraverso il
pronto soccorso supera il 40% (Abruzzo, Molise,
Puglia e Basilicata) e valori elevati si registrano in
genere nell'Italia meridionale e insulare (32% cir-
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Tavola 8.12 - Posti letto per 1.000 abitanti e tassodi utilizzo dei posti letto degli istituti di cura pub
blici e delle case di cura private accreditate per regione - Anno 1996

REGIONI

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Bolzano - Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Italla

Nord
Centro
Mezzogiorno

Posti letto per 1.000 abitanti

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

5,4

5,6
6,1
4,8

Tasso di utilizzo per 100 posti letto (%)

78,4
87,3
75,4
77,5
79,4
76,8
67,2
73,7
76,2
72,7
71,8
76,0
79,0
72,5
77,8
71,8
70,9
69,3
65,8
71,1
64,3

74,2

75,9
76,4
70,2

Fonte: Elaborazione Istat su dati provvisori del Ministero della Sanita

ca), pur in presenza di un tasso di ricorso ai servi
zi di emergenza e di un tasso di ospedalizzazione
pili bassi della media nazionale.

I dati dell'indagine multiscopo sulle famiglie del
1997 consentono un'analisi delle caratteristiche del
la domanda ospedaliera. Le donne presentano un
tasso di ospedalizzazione maggiore degli uomini,
rna cia e in gran parte dovuto ai ricoveri per mater
nita (Figura 8.3). Escludendo infatti i ricoveri per
questa causa, il differenziale tra i sessi si ridirnensio
na notevolmente. La situazione si inverte invece
per quanto riguarda il pronto soccorso, a cui si ha
una maggior frequenza di ricorso tra gli uomini.

In generale l'utilizzo dei servizi ospedalieri, in
termini di quozienti di ricovero, rna anche di dura
ta della degenza, e crescente con l'eta (con l'ecce
zione femminile per una lievitazione nelle eta cen
trali dovuta alIa maternita),

II motivo prevalente di ricorso ai servizi ospe
dalieri risulta essere, come e ovvio, la malattia
(57,4% dei casi); 1'11% si ricovera per incidente,
1'8,8% per maternita ed il 22,8% per altro motivo,
presumibilmente in parte costituito da necessita
di effettuare screening e accertamenti diagnostici.
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La classe di eta maggiormente presente nei ri
coveri per malattia e quella degli anziani (il 410/0 ha
almeno 65 anni). Tra i sessi inoltre si rileva una
prevalenza di ricoveri femminili tra gli ultra ses
santacinquenni e maschili tra i giovanissimi (0-14
anni) e gli adulti (35-64 anni).

Nei ricoveri per incidente il 47% dei maschi ha
un'eta compresa tra i 15 ed i 34 anni, mentre nelle
donne questa causa si concentra nelle classi di eta
anziane (il 48% delle donne ricoverate per inciden
te ha pili di 64 anni), Rimane comunque una forte
differenza tra i sessi riguardo alIa probabilita di ri
covero per incidente: 2,5 volte pili elevata negli uo
mini rispetto alle donne. Questo spiega anche il
maggior ricorso al pronto soccorso dei primi, so
prattutto in corrispondenza delle eta giovanili.

Come detto, ilricovero avviene prevalente
mente nelle strutture pubbliche (89%) e si rileva
una maggiore propensione del sesso femminile a
ricorrere a strutture private.

Tra le forme alternative al ricovero ordinario il
day-hospital, negli ultirni anni, ha assunto un rilievo
sempre maggiore, con un aumento sia in termini di
offerta di strutture sia di pazienti che vi ricorrono.
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Figura 8.3 - Persone che hanno subito un ricovero negli ultimi tre mesi precedenti l'intervista
per sesso e classe di eta - Anno 1997 (quozienti trimestrali per 1.000 abitanti)

200

180

160
C
is 140:..0
~

·0 1200c:
rl

100....
Q)

0..
-§ 80
Q)

'N 600
;::la 40

20

0
0-14 15-34 35-64

Classi di eta

65 e pili Totale

II Maschi

I) Femmine

Fonte: Istat - Indagine multiscopo sulle famiglie.

La disponibilita di posti letto eandata aumentando:
dal 4,5% del totale dei posti letto pubblici e privati ac
creditati nel 1992 si e passati all'S% nel 1996. Ammon
ta sempre all'SO/o la percentuale di posti letto in day
hospitalcalcolata sul totale della dotazione standard di
5,5 posti letto ogni 1.000 abitanti (la legge finanziaria
per il1997 fissava una dotazione ottimale pari al100J0),
rna la presenza di una spiccata variabilita territoriale fa
S1 che al Centro (in particolare nel Lazio e nell'Um
bria) e nelle aree del Nord-est (Veneto, Emilia-Roma
gna e Provincia autonorna di Trento) tale valore sia ri
spettivamente pari a 10,3% e 9,9%, contra il 5,9% del
Mezzogiomo (Figura S.4). Questa distribuzione terri
toriale dell'offerta ha ovvie conseguenze anche
sull'utenza: il ricorso al day-hospital risulta essere pili
diffuso nelle zone centro-settentrionali del Paese.

Coloro che hanna utilizzato strutture di day-ho
spital erano circa 700.000 nel 1992, ovvero 1'S,5% del
totale dei dimessi ordinari. Nel 1996 il numero di
utenti e quasi raddoppiato, facendo registrare circa
1.334.000 schede di dirnissione, cosicche la percen
tuale rispetto ai dimessi ordinari e aumentata asse
standosi al IS%. Sebbene la capacita dei servizi di
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day-hospital di assorbire parte della domanda ospe
daliera non sembri avere ancora effetti sul numero di
ricoveri ordinari che, come vista, non accennano a
diminuire, questa tipo di servizio potra assumere in
futuro un ruolo fondamentale nel processo di decon
gestionamento delle strutture ospedaliere: per Ie pa
tologie che 10 consentono esso potrebbe rappre
sentare un'altemativa indubbiamente pili pratica e
meno onerosa sia in termini economici per il sistema
sanitaria sia riguardo al disagio per gli utenti.

8.2.4 II sistema sanitario in Buropa

L'importanza assunta dal processo di unifica
zione europea spinge ad un confronto fra Ie di
verse realta che costituiscono l'Unione europea
anche sul fronte del sistema sanitaria. Nella com
parazione va comunque tenuto presente che alcu
ne disomogeneita sana da attribuirsi a differenze
nell'organizzazione e negli apparati normativi dei
singoli paesi, oltre che a divergenze nelle defini
zioni e classificazioni adottate.
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Figura 8.4 - Posti letto disponibili in day-hospital per regione - Anno 1996 (percentuale su tota
le posti letto standard) (a)
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Fonte: Elaborazione Istat su dati provvisori del Ministero della Sanita,
(a) La dotazione standard di posti lena equivale a 5,5 posti lena ogni 1.000 abitanti

Una discriminante fondamentale e, ad esempio,
l'avere un Servizio sanitario nazionale (come in Ita
lia, Spagna, Regno Unito e Paesi nordici), un Siste
ma assicurativo con casse mutue (come in Germa
nia, Francia, Belgio e Austria) od un sistema inter
medio (come in Portogallo e in Olanda), Nel primo
caso, infatti, si ha un unico finanziatore (le cui en
trate derivano in genere dalla tassazione generale),
mentre nel secondo caso vi sono diversi soggetti
finanziatori, spesso tra lora in competizione. Tutti
i Servizi sanitari nazionali prevedono inoltre
un'iscrizione obbligatoria e garantiscono un acces
so universale alle prestazioni (con diversi livelli di
partecipazione alla spesa da parte dei cittadini);
aspetto questo ormai esteso anche ad alcuni Siste
mi assicurativi.

Seppur con le dovute cautele e possibile effet
tuare qualche confranto di carattere generale sui
principali indicatori di spesa sanitaria e di doman
da e offerta di servizi ospedalieri.

Per quanto riguarda il rapporto tra spesa sani
taria totale e pradotto interno lordo (PIL) , l'Ita-
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lia, rispetto ai dodici paesi dell'Unione europea
considerati, si colloca nel 1995 in una posizione
intermedia (insieme alla Finlandia) nella gradua
toria decrescente con un valore del 7,7%. Consi
derando pero soltanto la spesa sanitaria pubbli
ca (5,4%), la posizione dell'Italia scende ulterior
mente ed e seguita soltanto dalla Danimarca e dal
Portogallo (Figura 8.5).

Nella Figura 8.5 si puo vedere come, in genera
Ie, i paesi con SSN spendano me no di quelli che
ne sono privi. Considerando inoltre che in tali
paesi i medici di base sono pagati a stipendio 0 a
quota capitaria, anziche a prestazione, sembre
rebbe che questa sistema organizzativo riesca a
garantire pili bassi costi amministrativi ed una
maggiore capacita di controllo sulle prestazioni.

Fra il 1990 e il 1995 si registra un lieve amplia
mento della variabilita territoriale. Oltre alla Sve
zia, che in sei anni ha fatto registrare un calo del
18%, Italia e Finlandia sono le uniche nazioni che
sperimentano una contrazione della spesa rispet
to al PIL (tra il 4% ed il 5%). Il contributo pili signi-
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Figura 8.5 - Spesa sanitaria totale e pubblica in alcuni paesi dell'Unione europea - Anni 1990 e
1995 (dati percentuali rispetto at PIL)
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Fonte: Elaborazione Istat su dati OCSE - Health Data Base 1997

ficativo a tale riduzione e attribuibile al settore
pubblico; infatti la diminuzione della spesa sani
taria pubblica rispetto al PIL e decisamente pili
consistente rispetto a quella della spesa totale
(per i tre paesi considerati rispettivamente, 25%,
14% e 11%). Negli ultimi anni si e verificato quin
di un trasferimento di spesa dallo Stato ai cittadi
ni. Ma mentre in Svezia rimane comunque eleva
ta l'incidenza della spesa pubblica sul totale (82%
circa), Italia e Finlandia sono entrate tra le nazio
ni a pili bassa incidenza (rispettivamente 75,3%
e 70,1%).

Fatta eccezione per la Danimarca, in cui il rappor
to tra spesa sanitaria totale e prodotto intemo lordo
e rimasto pressoche invariato fra il 1990 e il 1995, in
tutti gli altri paesi si osserva un incremento del valo
re dell'indicatore, da un minima nel Belgio ad un
massimo nella Germania e nel Portogallo. Si deter
mina quindi una maggior capacita di controllo della
spesa per i paesi con SSN (il forte incremento di
spesa per il Portogallo si giustifica inoltre per il livel
10 iniziale molto basso). Nel complesso nel1995 l'in
cidenza della spesa sanitaria totale sul PIL va 001 valo
re minimo del 6,4% in Danimarca, a quello massimo
del 10,4% per la Germania; inoltre Germania e Por
togallo occupano rispettivamente la prima e l'ultima
posizione nella graduatoria della spesa sanitaria pub
blica rispetto al PIL, con valori rispettivamente pari
a 8,2%e 5%.
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In molte realta europee, il sistema ospedaliero
assorbe una quota consistente della spesa sanitaria.
In Danimarca, ad esempio, esso impiega il 62%
della spesa complessiva, in Olanda il 520/0, in Spa
gna e in Italia il 47%.

Analizzando gli indicatori di offerta ed utilizzo
dei servizi ospedalieri relativi al 1995 (Tavola 8.13)
emergono alcune differenze sostanziali, che tro
vano spiegazione in una diversa organizzazione
delle strutture di ricovero: ad esempio l'Olanda si
caratterizza per un'alta dotazione di posti letto,
fortemente utilizzati, ed una permanenza media
negli ospedali enormemente elevata, in quanto
rientrano nel sistema sanitario alcune tipologie di
servizi che in altri Paesi afferiscono al settore so
ciale, quali le nursing home (strutture residenziali
per l'assistenza di anziani e non autosufficienti). In
questa contesto eterogeneo, l'Italia si colloca in
posizione intermedia per l'offerta di posti letto
ogni 1.000 individui: con un valore pari a 6,2 nel
1995 si trovava al di sotto di Olanda, Germania, Au
stria e Francia, rna al di sopra di Spagna, Portogal
10, Regno Unito e Danimarca. Rispetto al 1990 la
sua posizione relativa e rimasta invariata, in quanta
il nostro Paese ha sperimentato negli ultimi cinque
anni una riduzione della dotazione di strutture
ospedaliere in linea con la media dei paesi consi
derati (14% circa). Si risconttano pero situazioni
particolari per Finlandia, Svezia e Olanda, inizial-
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Tavola 8.13 - Indicatori ospedalieri per alcuni paesi dell'Unione europea - Anni 1990 e 1995

Tasso di
Posti letto per Tasso di utilizzo ospedalizzazione Degenza media
1.000 abitanti per 100 posti letto per 100 abitanti (giorni)

PAESI
1990 1995 1990 1995 1990 1995 1990 1995

Austria 10,2 9,3 81,7 79,4 23,4 24,7 13,0 10,9
Belgio 8,1 (a) 7,6 86,5 (a) 83,5 18,6 (a) 19,8 13,8 11,5
Danimarea 5,6 4,9 82,7 (a) 83,8 21,2 (a) 20,4 8,0 7,5
Finlandia 12,5 9,3 82,0 87,7 22,4 25,4 18,2 11,8
Francia 9,7 8,9 80,4 81,2 23,2 22,7 13,3 11,2
:rermania 10,4 9,7 84,4 83,3 19,0 20,7 16,7 14,2

Italla 7,2 6,2 70,4 72,0 15,8 16,2 11,7 10,1

Olanda 11,5 11,3 88,5 88,6 10,9 11,1 34,1 32,8
Portogallo 4,6 4,1 69,4 71,0 10,8 11,3 10,8 9,8
Spagna 4,3 4,0 76,2 (a) 76,7 9,7 (a) 10,0 12,2 11,0
Svezia 12,4 6,3 84,2 82,1 19,5 18,5 18,0 7,8
Regno Unito (b) 5,9 4,7 18,4 23,0 15,6 9,9

Fonte: Elaborazione Istat su dati OCSE - Health Data Base 1997
(a) Dato relativo al 1994
(b) Per il Regno Unito manea l'indieatore del tasso di utilizzo per 100 posti letto

mente ai primi tre posti della graduatoria con
un'elevata offerta di posti letto. Mentre Finlandia e
Svezia hanno realizzato una profonda riorganizza
zione del loro sistema sanitario con conseguente
riduzione delle spese e contrazione dei posti letto
(-25,6% in Finlandia e -49,2% in Svezia), in Olanda la
situazione e rimasta pressoche invariata.

In termini di tasso di utilizzo dei posti letto e di
tasso di ospedalizzazione l'Italia si posiziona agli ulti
mi posti con un valore pari al 72% per il primo (se
guita soltanto dal 71% del Portogallo) e al 16,2% per
il secondo (prima di Olanda, Portogallo e Spagna).

Per quanto riguarda, infine, la degenza media,
che negli ultimi anni e andata fortemente riducen
dosi ovunque, l'Italia si affianca alla maggior parte
dei paesi: si assiste ad una progressiva convergen
za verso valori compresi tra i 10 e gli 11 giorni, fat
ta eccezione per Danimarca (7,5), Svezia (7,8),
Gerrnania (14,2) e Olanda (32,8).
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8.3. Istruzione

La crescita del livello di istruzione non e soltanto
una determinante cruciale della crescita economica
di un Paese, requisito indispensabile per competere
sui mercati internazionali, rna anche una risorsa fon
damentale per la cittadinanza. In tutte le analisi pre
cedenti, il legame tra titolo di studio e condizioni di
vita dei cittadini Clavoro, redditi, consumi, salute,
partecipazione sociale, volontariato) si e sempre di
mostrato molto forte: la probabilita di raggiungere
un livello di qualita della vita soddisfacente e maggio
re per chi dispone di un buon livello di istruzione e
di conoscenza. Negli ultimi anni, in particolare, l'in
novazione tecnologica ha reso pili stretto il legame
tra educazione e processi di integrazione sociale, di
segnando nuovi percorsi di comunicazione e di re
lazione tra i cittadini e tra questi e le istituzioni.

La qualita e l'efficienza del sistema dell'istruzio
ne e della formazione costituisce, pertanto, uno
dei principali fattoridi progresso. Nonostante i
miglioramenti degli ultimi anni il nostro sistema
formativo si trova ancora in una posizione di rela
tivo svantaggio rispetto ad altri paesi. Anche con
siderando soltanto le fasce pili giovani della popo
lazione, quelle in eta 25-34 anni, la quota di giovani
che hanno conseguito un titolo di scuola seconda
ria superiore risulta ancora inferiore alla media dei
paesi dell'Ocse, uno dei valori pili bassi anche tra i
paesi europei, superiore soltanto alla corrispon
dente quota della Spagna e del Portogallo. Su que-
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sto dato, tuttavia, influisee fortemente la diversita
di sistemi formativi. A livello di istruzione univer
sitaria, dove la scarsita di offerte alternative di li
vello post-secondario fa eonfluire il 68% dei diplo
mati, i risultati sono, eome e noto, aneora meno
eonfortanti: il sistema e infatti earatterizzato da
una elevata dispersione, in eonseguenza della qua
Ie eirea due terzi degli immatrieolati non arrivano
a eondudere gli studio

Per rispondere aIle esigenze dei eittadini e del
la collettivita il nostro sistema formativo ha quindi
bisogno di reeuperare efficienza e funzionalita,
rinnovando i proeessi di apprendimento e ridu
eendo la dispersione. II proeesso di riforma, gia
iniziato eon l'introduzione dell'autonomia seola
stica, e destinato a eontinuare eon la riforma dei
cidi seolastici e eon la parita seolastiea ehe, pur
riaffermando la centralita del servizio pubblieo,
intende eoinvolgere entrambi i sottosistemi, il
pubblieo e il privato, nella sforzo di rinnova
mento e di ereseita della qualita dell'intera offerta
formativa. L'analisi dei principali indicatori di effi
eienza e di funzionalita dei due sottosistemi offre
l'opportunita di eonfrontare la struttura e Ie
performance delle diverse offerte a disposizione
dei cittadini.

8.3.1. L'offerta scolastica: i sistemi pub
blico e privato a confronto

La domanda di istruzione seolastica per l'anno
1995-96 e stata di cirea 9 milioni di alunni, fre
quentanti la seuola materna, elementare, media in
feriore e superiore. La seuola pubbliea eon quasi 8
milioni di studenti ha soddisfatto il 90,4% di tale
domanda (Tavola 8.14). II restante 9,6% ha fatto ri
eorso alIa seuola privata. Dei due sottosistemi,
pubblieo e privato, fanno parte rispettivamente
49.000 e 14.000 seuole,ehe rappresentano il
77,8% ed il 22,2% del totale delle scuole. In termi
ni di insegnanti Ie seuole pubbliehe fanno rieorso
a eirea 750.000 persone, e Ie private a quasi 70.000,
ehe rappresentano rispettivamente il 91,5% e
1'8,5% del personale doeente. Nettamente diffe
renziata si presenta la situazione se si eonsiderano
i diversi ordini di scuola. La scuola privata e infatti
partieolarmente presente nel grado di istruzione
pre-primario e seeondario superiore, mentre la
scuola dell'obbligo e quasi eompletamente pub
bliea.
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Le scuole pubbliehe sono per la quasi totalita
statali, ad eeeezione delle seuole materne. Queste
ultime vengono rieonoseiute eome parti integran
ti del sistema seolastico, in quanto fornitrici di
istruzione, soltanto a partire dal 1968, anna in eui
sono state istituite Ie prime seuole materne statali.
Fino ad allora la loro funzione era eonsiderata per
10 pili di tipo socio-assistenziale; di eonseguenza la
loro organizzazione era demandata principalmen
te ai eomuni, oltre ehe alIa libera iniziativa di altri
enti, sia pubbliei sia privati. Da cio deriva, aneora
oggi, la forte presenza nel settore di scuole pub
bliehe non statali (eomunali, provinciali) e private.
II servizio pubblieo soddisfa il 74% della doman
da, mentre il restante 26% di alunni utilizza Ie scuo
Ie private (Tavola 8.14). Nel eorso del trentennio
l'offerta di istruzione pre-primaria e eresciuta for
temente e, mentre 10 spazio oeeupato dalla seuola
privata e andato diminuendo, il servizio pubblico
si e diffuso in modo eapillare su tutto il territorio
nazionale. La presenza aneora rilevante della seuo
la privata e molto legata al tipo di servizio ehe essa
offre, rispetto alIa pubbliea. Essa va ineontro aIle
esigenze di molte famiglie, speeialmente di quelle
in cui anehe la madre lavora, fornendo la possibi
lita di apertura anticipata e di ehiusura posticipata
del servizio seolastico e assieurando continuita al
servizio stesso, eon la eopertura di periodi
dell'anno, in partieolare quello estivo, nei quali pu
re si svolge l'attivita lavorativa dei genitori. Orari
prolungati sono pero sempre pili diffusi anehe
pressq Ie seuole pubbliehe, che si stanno adattan
do aIle esigenze della popolazione. Le seuole ma
terne statali, infatti, sono organizzate di norma
con ora rio di 8 ore, prolungabile a 10; tale orario e
effettuato dall'89,1% delle sezioni, mentre Ie re
stanti attuano l'orario ridotto di 4 ore.

Il fenomeno in preeedenza deseritto, pur se in
misura ridotta, earatterizza anehe la seuola elementa
reo Nelle private si aggiunge la possibilita di iserivere
i bambini a seuola eon un anna di antieipo, faeendo
loro frequentare la cosiddetta "primina" all'eta di 5
anni, per superare, a fine anno, l'esame di ammissio
ne alla seconda dasse, cui giungono quindi all'eta di 6
anni. Nondimeno, la quota di alunni iseritti aIle scuo
Ie elementari private e pari soltanto al 7,3%.

Aneora pili bassa e la pereentuale di alunni ehe
frequenta una seuola media inferiore privata
(3,7%). Questo puo essere spiegato dalla maggiore
autonomia dei ragazzi, che eonsente una pili eleva
ta adattabilita ad orari e a distanze, e da un minor
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Tavola 8.14 - Scuole e alunni per gestione e tipo di scuola - Anni scolastici 1986-87 e 1995-96

SCUOLE ALUNNI IN SCUOLE
TIPI Dr
SCUOLA Pubbliche

%
Private

%
Totale

(a)
Pubbliche

%
Private

%
Totale

(a)

ANNO SCOLASTICO 1986-87

Materna 64,4 35,6 28.788 68,5 31,5 1.632.284
Elementare 92,1 7,9 27.231 92,7 7,3 3.518.316
Media inferiore 91,2 8,8 10.021 95,8 4,2 2.704.940
Secondaria superiore 75,2 24,8 7.668 91,5 8,5 2.657.262
Totale 79,4 20,6 73.708 89,4 10,6 10.512.802

ANNO SCOLASTICO 1995-96

Materna 63,0 37,0 26.296 74,0 26,0 1.582.556
Elementare 91,4 8,6 20.361 92,7 7,3 2.816.128
Media inferiore 91,3 8,7 9.250 96,3 3,7 1.901.208
Secondaria superiore 76,4 23,6 7.842 93,5 6,5 2.693.328
Totale 77,8 22,2 63.749 90,4 9,6 8.993.220

VARIAZIONI 1995-96/1986-87

Materna -10,7 -5,1 -2.492 4,8 -20,2 -49.728
Elementare -25,8 -18,4 -6.870 -19,9 -20,6 -702.188
Media inferiore -7,6 -8,2 -771 -29,4 -37,7 -803.732
Secondaria superiore 3,9 -2,5 174 3,6 -22,4 36.066
Totale -15,3 -6,8 -9.959 -13,5 -22,5 -1.519.582

Fonte: Istat e Ministero della Pubblica istruzione
(a) Dati assoluti

coinvolgimento dei genitori nella gestione della vi
ta scolastica dei figli.

A livello di scuola secondaria superiore, la scuo
la privata torna ad assumere una certa rilevanza
quantitativa. Le 1.854 unita scolastiche private (il
23,6%) sono frequentate da quasi 175.000 studenti
(il 6,5%), ed impiegano pOCO pili di 36.000 inse
gnanti, corrispondenti all'1l,6% del personale do
cente. Un terzo di queste scuole e localizzato nelle
regioni del Nord-ovest e di esse quasi la meta nella
sola Lombardia, che e la regione con maggior con
centrazione di scuole private e maggiore frequen
za 01,4%) degli studenti. Seguono Liguria e Pie
monte, anch'esse con percentuali intorno al 10%;
quindi Lazio e Sicilia, rispettivamente con 1'8,4%
ed il 7,8% di studenti iscritti.

Le scuole private sono mediamente pili piece
le di quelle pubbliche CTavola 8.15); a livello nazio
nale il numero medio di alunni per unita scolastica
pubblica e di poco pili di 400 alunni, contro i 92
della scuola privata. Anche le classi sono meno
affollate; infatti il numero medio di alunni per clas
se e 16,9 nelle private e 21,9 nelle pubbliche; allo
stesso modo, il rapporto alunni per insegnante,
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che nelle private e di 4,8, passa a 9,1 nelle scuole
pubbliche.

I rapporti variano in modo inverso se si consi
dera 1'anno di corso: nelle scuole pubbliche si pas
sa da 24,6 alunni per classe al primo anna a 19,9 al
quinto anno, mentre nelle scuole private i corri
spondenti valori sono 14,1 e 21,1. Nel complesso,
soltanto il 3,9% degli studenti si iscrive alla scuola
privata nel primo anno; tale percentuale aumenta
progressivamente, per raggiungere il massimo
nell'ultimo anna di corso, con 1'11,7%. L'evoluzio
ne differenziata ha molti motivi. In primo luogo, la
scuola privata si concentra nella tipologia dove i
ritmi di selezione risultano inferiori (licei e istituti
magistrali); in secondo luogo l'aspettativa di riusci
ta e, conseguentemente, i comportamenti di stu
dio sono differenti da parte degli utenti dei due ti
pi di scuole; infine parecchi alunni si trasferiscono
dalla scuola pubblica alla scuola privata durante il
ciclo di studio Questi trasferimenti possono essere
messi in connessione con i risultati diversi che i ra
gazzi ottengono nei due tipi di scuole. In tutti gli
anni di corso, ad eccezione dell'ultimo, infatti, i ri
sultati ottenuti dagli studenti delle scuole private
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Tavola 8.15 - Alunni delle scuole secondarie superiori per gestione della scuola e anno di corso 
Anno scolastico 1995-1996

ANNO DI
ALUNNI l\fUMERO MEDIO DI ALUNNT PROMOSSI PER 100

CORSO
PER CLASSE IN SCUOLE SCRUTINATI IN SCUOLE

Pubbliche Private Totale Pubbliche Private Pubhliche Private

primo 96,1 3,9 100,0 24,6 14,1 82,0 93,7
secondo 95,3 4,7 100,0 21,7 14,0 88,2 95,2
terzo 94,1 5,9 100,0 21,8 15,9 87,1 94,9
quarto 92,6 7,4 100,0 21,2 17,7 91,1 96,9
quinto 88,3 11,7 100,0 19,9 21,1 98,2 93,4

Totale 93,5 6,5 100,0 21,9 16,9 87,2 93,4

Fonte: Istat, Indagine delle scuole secondarie superiori

sono migliori in termini di esito di quelli ottenuti
dagli studenti delle scuole pubbliche; in particola
re i primi superano pili facilmente la barriera del
primo anno, dove solitamente la selezione e pili
dura: i respinti sono soltanto il 4,6% degli scrutina
ti, contro il 13,6% nella scuola pubblica. Differen
ziali, seppur minori, permangono anche negli anni
di corso successivi. La scuola privata viene quindi a
svolgere anche un ruolo di recupero per i ragazzi
in difficolta, che spesso hanno gia conosciuto un
insuccesso scolastico. Si deve inoltre considerare
che l'analisi non comprende Ie scuole private che
non sono "legalmente riconosciute" 0 "pareggia
te", come quelle di recupero di pili anni in uno at
traverso la preparazione agli esami, Ie scuole per
corrispondenza e simili, dove tale funzione e pili
accentuata. Un indicatore indiretto dell'utilizzo di
tale tipo di corsi e dato dal numero dei candidati
esterni agli esami di maturita, che rappresentano
1'8,2% degli esaminati nel 1994-95. Gli esiti di tali
esami, che si effettuano per la quasi totalita presso
scuole pubbliche, rivelano un tasso di successo
ben inferiore a quello dei candidati interni. Per i
primi, infatti, la maturita e conseguita nel 61,9% dei
casi contro il 97,6% dei secondi. Invece, fra quanti
frequentano un regolare corso di istruzione (candi
dati interni) la percentuale dei maturandi promos
si nelle scuole pubbliche e di poco pili elevata di
quelli delle scuole private: 98,2% contro 93,4%.

La funzione di recupero della scuola privata e
ulteriormente confermata dalla maggior incidenza
in termini percentuali dei frequentanti i corsi sera
li: si tratta del 9,5% degli studenti, contro 1'1,4%
nelle scuole pubbliche.

Se si analizza la natura giuridica dell'ente gesto
re della scuola privata, si osserva che negli istituti
gestiti da laici (molti dei quali sono comunque di
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ispirazione religiosa) afferisce poco me no della
meta delle unita scolastiche private, in particolare
quelle del settore di istruzione tecnica e professio
nale; i licei, invece, sono gestiti in maggioranza da
istituti religiosi.

Analizzando la tipologia di insegnamento, si os
servano altre differenze fra i due sottosistemi. II
41,3% delle scuole private e costituito da licei (clas
sici, scientifici, linguistici e artistici), frequentati dal
44,1% degli studenti, mentre l'analoga percentuale
per Ie scuole pubbliche e del 25% con il 28,5% de
gli studenti. All'estremo opposto troviamo gli isti
tuti professionali: totalmente assenti in alcune re
gioni, gli istituti professionali privati sono frequen
tati da poco pili di 6.000 studenti, contro oltre mez
zo milione negli istituti pubblici. Anche in questo
caso la Lombardia e prima in graduatoria, con pili di
2.000 iscritti negli istituti professionali privati.

Particolarmente interessante risulta l'analisi
dell'impatto della riduzione della natalita e dell'in
cremento della scolarita sui due sistemi scolastici.
La diminuzione delle nascite ha investito Ie scuole
elementari fin dal 1973, per estendersi via via agli
altri livelli scolastici. Se si osserva l'evoluzione del
numero degli studenti nel corso degli ultimi dieci
anni, si nota che la scuola nel suo complesso ha
perso pili di 1.500.000 di studenti. Le diminuzioni
pili forti si sono verificate nei due gradi della scuo
la dell'obbligo, con la perdita, per Ie elernentari di
700.000 alunni e per la media di 800.000. L'aumen
to di scolarita (con tassi passati dal 60% all'80%) ha
invece parzialmente compensato la diminuzione
demografica nella scuola materna (-50 mila bambi
ni) e pili che total mente quella della popolazione
di eta compresa fra i 14 ed i 18 anni.

Nella scuola materna, la riduzione del numero
dei bambini iscritti (-3%) ha inciso esclusivamente
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sulla scuola privata che ha perso il 20,2% degli
iscritti contro un aumento nella scuola pubblica
del 4,8%. La forte diminuzione di alunni nella scuo
la dell'obbligo e stata ancora piu accentuata nella
scuola privata, soprattutto per quanto riguarda la
media inferiore. L'aumento di scolarizzazione dei
giovani nella secondaria superiore e andato tutto a
favore della scuola pubblica, che ha visto incre
mentare gli studenti del 3,6%, mentre la scuola pri
vata ne ha perso il 22,40/0.

Per quanto riguarda l'offerta di istruzione se
condaria superiore, mentre e rimasto stabile il nu
mero di scuole private, le pubbliche sono aumen
tate di 174 unita scolastiche (3,9%). La scuola
dell'obbligo ha invece subito un forte calo di unita
scolastiche dovuto principalmente al processo di
razionalizzazione della spesa pubblica, che ha
portato alla chiusura delle piccole strutture e allo
ro accorpamento. Tale ristrutturazione ha note
volmente accentuato la diminuzione delle scuole
elementari pubbliche (-25,8%), anche in confron
to alle scuole private (-18,4%). Pure l'offerta relati
va alla scuola media inferiore ha registrato un calo
in entrambi i sistemi.

Relativamente alla scuola secondaria superiore,
per le scuole private la diminuzione ha coinvolto,
in termini di studenti, tutti i diversi tipi di insegna
menti con valori compresi fra -13,1% degli istituti
tecnici e -33,4% degli istituti professionali. L'incre
mento di alunni della scuola secondaria superiore
ha coinvolto esclusivamente le regioni del Mezzo
giorno con effetti positivi soltanto nella scuola
pubblica; nel Centro-nord le variazioni percen
tuali sono state tutte di segno negativo, risultando
particolarmente accentuate per la scuola privata,
con una diminuzione massima di 31,8% al Centro.

Nella composizione di genere degli iscritti nei
due sottosistemi non si registrano sostanziali dif
ferenze. Le scuole private sono frequentate mag
giormente dalle ragazze, rna le differenze fra i due
sessi sono dell'ordine di pochi punti percentuali
(intorno al 55% contro il 50% circa), mentre i ra
gazzi sono in netta maggioranza nell'ultimo anna
di corso, dove le proporzioni si invertono per
toccare il 57,2% di ragazzi contro un 42,8% di ra
gazze. Come si e osservato in precedenza, nella
scuola privata l'ultimo anna ha un forte incremen
to di iscrizioni, dovuto sovente alla necessita di re
cuperare una situazione compromessa, ed e noto
che i risultati delle ragazze sono nettamente mi
gliori di quelli dei loro coetanei.
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8.3.2. L'offerta di istruzione universitaria:
atenei pubblici e privati a confronto

L'offerta formativa universitaria e in Italia pre
valentemente pubblica. Se si escludono gli Istituti
di educazione fisica (ISEF), quasi tutti privati ad ec
cezione della sede di Roma, su un totale di 62 sedi
accademiche attivate sul territorio italiano nell'a.a.
1986/87, ben 51 erano pubbliche (Tavola 8.16). A
dieci anni accademici di distanza, il rapporto pub
blico/privato sembra essersi modificato ulterior
mente, sia pure di poco, a vantaggio del settore
pubblico: nell'a.a. 1995/96 su 78 universita attive
13 sono private. II sistema della formazione uni
versitaria privata mostra una localizzazione sul ter
ritorio particolarmente concentrata nel Centro e
nel Nord-ovest. L'incidenza delle sedi private sul
totale delle universita risulta invece inferiore alla
media italiana nelle regioni del Nord-est e, in mi
sura ancora maggiore, nel Mezzogiorno, dove su
25 sedi soltanto una e privata.

Nell'anno accademico 1995/96 gli studenti
iscritti nelle universita private sono meno di
100.000 contro oltre 1.500.000 negli atenei pubbli
ci. A fronte di questa situazione di offerta (16,7%
delle sedi accademiche sono private) i corrispon
denti iscritti rappresentano una quota ben piu
bassa, pari al 5,5%.

Gli studenti iscritti ad universita private si con
centrano, corn'e ovvio, dove l'offerta e piu forte:
nell'Italia centrale (circa 7 iscritti ad atenei privati
su 100 studenti universitari) e, soprattutto, nel
Nord-ovest (circa 14 su 100). Si osservera, peral
tro, come il divario sia particolarmente acuto nel
Nord-est, caratterizzato da un'offerta privata
complessivamente scarsa (soltanto 2 sedi su 13) e
da una domanda di formazione privata ancor piu
debole (soltanto 1 studente su 100 e infatti iscritto
ad una delle due universita private presenti).

Nell'a.a. 1995/96, risultano complessivamente
attivati (tra corsi di laurea, scuole dirette a fini
speciali e corsi di diploma, sempre ad eccezione
degli ISEF) 1.763 corsi di studio (Tavola 8.17), di
cui soltanto il 5,6% afferenti ad universita private,
quota peraltro in leggera diminuzione rispetto al
1986/87 (6,3%). Le singole sedi universitarie pub
bliche offrono, quindi, in media, una piu ampia
disponibilita, rispetto alle private, in termini di
numero di corsi di studio attivati. Nell'a.a.
1995/96 nelle universita pubbliche sono presen
ti in media 25,6 corsi di studio, contro i 7,5 delle
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Tavola 8.16 - Sedi universitarie, spesa e studenti per tipo di gestione e ripartizione geografica - Anni
accademici 1986-87 e 1995-96 (a)

ANN! [\UMERO DISTUDENT!
ACCADEMICI Sediuniversitarie Alene; Studcnti PER SEDE

RIPARTIZIONI SED! UNIVERSITARIE (0) SPESA COMPLESSIVA(d) STUDENT! atenci UNIYERSITARIA
GEOGRAFICHE (c) Pubbliche Private Atcnei Arend Atenei Atenci

per100
Atenei Atenei

pubblici privati pubblici privati pubblici privati

Anno accademico

1986-87 51 11 17,7 - 1.011.725 55.067 5,2 19.837,7 5.006,1

Anno accademico

1995-96 65 13 16,7 11.382.542 758.247 6,2 1.577.961 91.795 5,5 24.276,3 7.061,2

Nord-ovest 16 5 23,8 2.296.601 544.667 19,2 323.721 51.582 13,7 20.232,6 10.316,4

Nord-est 11 2 15,4 2.372.845 (e) (e) 308016 3.136 1,0 28.001,5 1.568,0

Centra 14 5 26,3 3.278.752 201.488 5,8 415.468 30.625 6,9 29.676,3 6.125,0

Mezzogiorno 24 4,0 3.434.344 12.092 0,4 530.756 6.452 1,2 22.114,8 6.452,0

Fonte: Istat, Indagine sull'istruzione universitaria
(a) I dati si riferiscono al totale di corsi di laurea, scuole dirette a fini speciali e corsi di diploma, ad eccezione degli 1SEF
(b) Non comprendono Ie 11 sedi degli 1SEF dell'a.a.1986/87 e Ie 19 del 1995/96; esse sono tutte private ad eccezione della sede di

Roma
(c) La ripartizione geografica si riferisce alla collocazione sul tcrritorio dell'ateneo presso cui gli studenti sono iscritti e non alla lora

residenza
(d) Spesa complessiva in milioni di lire a prezzi correnti sostenuta dagli atenei madre
(e) Le spese degli atenei privati della ripartizione nord-orientale risultano nulle a causa della prescnza di due sole sedi distaccate

(Piacenza e Feltre), le cui spese gravano sulle rispettive sedi principali (Universita Cattolica S. Cuore e 1ULM), entrambe dislo
cate nella ripartizione Nord-occidentale

sedi private. Dieci anni prima il numero medio
di corsi di studio attivati per singola sede am
montava a 14,9 per le universita pubbliche e a
4,6 per le private.

L'offerta degli atenei statali appare pili diffe
renziata dal punto di vista disciplinare. La distri
buzione dei corsi di studio per settore mostra in
fatti che, mentre nelle universita private i corsi si
concentrano soprattutto nei gruppi economico
statistico, letterario, insegnamento, politico-so
ciale e linguistico (che insieme raccolgono 75
corsi di studio su 99), il sistema pubblico si carat
terizza per una pili equilibrata diffusione dei cor
si nei vari settori disciplinari. Ancora con riferi
mento al settore disciplinare, l'incidenza di corsi
di studio privati sul totale appare pili forte nei
gruppi orientati all'insegnamento (20,9 corsi pri
vati su 100 corsi in totale), psicologico 06,7), po
litico-sociale 05,4) e linguistico 04,8). Viceversa
i settori meno "privatizzati" sono, oltre al grup-
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po architettura, totalmente pubblico, i gruppi
ingegneria, scientifico, chimico-farmaceutico,
dove la percentuale di corsi privati sul totale non
supera mai 1'1%.

La maggiore varieta dell'insegnamento nel set
tore pubblico si fa notare anche in rapporto al ti
po di percorso formativo offerto allo studente
universitario: i cieli universitari brevi (scuole di
rette a fini speciali e corsi di diploma) appaiono
infatti relativamente pili diffusi negli atenei pub
blici che non in quelli privati. La percentuale di
corsi di primo livello sul totale dei corsi di studio
attivati e notevolmente cresciuta nel tempo sia
nel settore pubblico (dal 4,1% nell'a.a. 1986/87 a
31,9% nell'ultimo anna considerato) sia in quello
privato (da 11,8% a 25,5%). In alcuni settori disci
plinari l'offerta privata di formazione di primo li
vello e del tutto assente: i gruppi architettura, chi
mico-farmaceutico, giuridico, linguistico e scien
tifico risultano infatti del tutto sprovvisti di corsi
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II processo di rinnovamento del sistema scolastico
11 mondo della seuola sta viven

do una jase particolare di cambia
mento; non soltanto si appresta a
decentrare alcune junzioni ammini
strative agli enti territoriali, cost
come accade ad altri settori della
pubblica amministrazione, ma sta
per essere investito dall'attuazio
ne della "autonomia seolastica ". E
injatti previsto il progressivo tra
sferimento delle junzioni di gestio
ne del servizio istruzione dall'am
ministrazione centrale e periferica
dello Stato agli istituti scolastici.
L'obiettiuo e un sostanziale arre
tramento della presenza dello Sta
to nel disciplinare gli aspetti orga
nizzativi e didattici della vita sco
lastica, rafforzando i poteri deci
sionali e le responsabilita delle
seuole cui la legge n. 59/1997 at
tribuisce personalitd giuridica e
autonomia amministrativa, didatti
ca e organizzativa. L'autonornia
organizzativa, in particolare, do
vrebbe permettere un utilizzo piu
junzionale di mezzi, strutture e
personale, mentre l'autonomia di
dattica, laseiando libera la seelta
delle metodologie e delle tempisti
cbe, dovrebbe facilitare it raggiun
gimento degli obiettivi legati all'ap
prendimenio, allo Stato resta l'indi
viduazione degli obiettiui e degli
standard, a tutela della qualita
dell'insegnamento e del servizio su
tutto it territorio nazionale.

Attraverso l'autonomia organiz
zativa e didattica si mira, inoltre, a
rajJorzare it rapporto tra eiascu
na scuola e it suo contesto sociale.
La scuola diventa parte organica
della reaIta locale in cui e inserita,
orientandosi a diventarne uno dei
punti di rijerimento. 11 potere deci
sionale e le aumentate responsabi
lita avranno quindi un terreno al
largato di conjronto non eselusiva
mente connesso alia didattica ma
anche aile sollecitazioni e indiea
zioni provenienti dal contesto so
ciale. Sara in questa modo agevo
lato it compito proprio dell'istitu
zione scolastica di corrispondere
alia molteplicita delle esigenze de
gli studenti che un sistema centra
lizzato e uniforme ha piu difficolta
a individuare e soddisfare.
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Per il junzionamento ammini
strativo e didattico eprevista l'as
segnazione agli istituti scolastici di
una dotazione jinanziaria senza
altro vincolo di destinazione che
quello dell'utilizzazione prioritaria
per 10 svolgimento delle attiuita di
istruzione, di jormazione e di
orientamento proprie di ciascuri in
dirizzo scolastieo.

La transizione verso it regime
di autonomia e soltanto agli inizi,
perche la legge ha definito i con
torn i, lasciando le modalita di
esercizio dell'autonomia didattica
e organizzativa ai regolamenti di
attuazione, in jase di dejinizione.
Nel frattempo, con L'intento di
promuovere sin da subito una
"cultura dell'autonomia ", le scuole
hanno facolta di sperimentare al
cuni aspetti della riforma (decreto
MPI n. 765 del novemhre 1997). 1
punti di possibile sperimentazione
sono:

- l'adattamento del calendario
scolastico;

- la flessibilita dell'orario e una
diversa articolazione della durata
della lezione (nel rispetto del mon
te ore annuale complessivo previ
sto per ciascun curriculum e per
ciascuna disciplina e jermi restan
do la distrihuzione dell'attioita di
dattica in non rneno di cinque gior
ni settimanali e gli obhlighi annuali
di servizio dei docenti),

- la flessibilita del gruppo elas-
se,

- l'organizzazione di iniziative
di recupero e sostegno,

- l'attiuazione di insegnamenti
integrativi jacoltativi;

- la realizzazione di attiuitd or
ganizzate in collahorazione con
altre seuole e con soggetti esterni
per l'integrazione della scuola con
il territorio;

- l'attivazione di iniziative di
orientamento scolastico e projes
sionale e di continuitd didattica.

Appositi "Nuclei di supporto
tecnieo-amministrativo all 'autono
mia" avranno it compito di monito
rare e valutare le esperierize at
tuate. Gli esiti della sperimentazio
ne consentiranno di svolgere valu
tazioni in itinere e jorniranno utili

indicazioni anehe ai fini della defi
nizione dei regolamenti.

Un ruolo particolare, in questa
contesto, spetta ai capi d'istituto i
cui compiti di direzione si artieola
no e si earieano di ulteriori re
sponsabilita. A loro injatti e de
mandata la gestione delle risorse
jinanziarie e strumentali del servi
zio seolastieo e, pur nel rispetto
delle competenze degli organi col
legiali scolastici, l'esercizio di po
teri di direzione, di coordinamento
e di valorizzazione delle risorse
umane. In particolare, e it dirigente
scolastieo ehe ha it compito di or
ganizzare l'attiuita scolastica se
condo eriteri di ejJieienza e di ejJi
cacia jormativa.

11 proeesso di camhiamento nel
la scuola epero segnato da altre
innovazioni. Dopo circa 30 anni
dall'introduzione della jormula
"sperimentale", e stata approvata
la "riforma degli esami di matu
rita ". 1 camhiamenti principali ri
guardano it numero delle prove
scritte, ehe passano da 2 a 3, e it
colloquio, che uertera su tutte le
materie dell'ultimo anno.

Se per alcune innovazioni si e
sulla strada della loro attuazione
concreta, altre importanti que
stioni si avviano ad entrare nel vi
vo del dibattito. Attualmente sono
in diseussione in Parlamento due
disegni di legge presentati dal go
uerno: sul riordino dei cieli seola
stiei e sulla parita scolastiea. Il
prime si propene di ristrutturare
l'iritero impianto dell'ordinamento
scolastico, modifieando durata e
scansioni dei cieli primario e se
condario e a mpliando, eonte
stualmente, la durata della seola
rita ohhligatoria (dagli attuali 8
anni a 10 anni). 11 secondo dise
gno mira, inuece, a definire sui
piano legislativo la questione del
la parita di trattamento scolasti
co tra studenti ehe optano per la
scuola statale e coloro ehe scel
gono la scuola privata con
l'obiettioo di garantire aile jami
glie, anche attraverso jorme di
sostegno economico, it diritto alia
liberia di scelta educativa per i
propri jigli.
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Tavola 8.17 - Corsi di laurea e corsi di diploma universitario per tipo di gestione e gruppo discipli
nare - Anni accademici 1986-87 e 1995-96 (a)

CORSI UNIVERSITARI Corsi universitari CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
ANNI ACCADEMICI privati per 100 PER100 CORSI DI STUDI
GRUPPI DISCIPLINARI corsi di studioPubblici Privati Atenei pubblici Atenei privati

Anno accademico 1986-87 758 51 6,3 4,1 11,8

Anno accademico 1995-96 1.664 99 5,6 31,9 25,5

Gruppo Agrario 116 3 2,5 31,0 33,3

Gruppo Architettura 25 ° 0,0 12,0 0,0

Gruppo Chimico-farmaceutico 101 1 1,0 6,9 0,0

Gruppo Economico-statistico 163 20 10,9 41,7 25,0

Gruppo Geo-biologico 99 3 2,9 0,0 0,0

Gruppo Giuridico 46 5 9,8 13,0 0,0

Gruppo Ingegneria 401 1 0,2 32,9 100,0

Gruppo Insegnamento 53 14 20,9 20,8 28,6

Gruppo Letterario 133 15 10,1 9,8 6,7

Gruppo Linguistico 69 12 14,8 4,3 0,0

Gruppo Medico 238 8 3,3 73,9 62,5

Gruppo Politico-sociaIe 77 14 15,4 51,9 57,1

Gruppo Psicologico 10 2 16,7 0,0 0,0

Gruppo Scientifico 133 1 0,7 26,3 0,0

Fonte: Istat, Indagine sull'istruzione universitaria
(a) I dati si riferiscono al totale di corsi di laurea, scuole dirette a fini speciali e corsi di diploma, ad eccezione degli ISEF

di diploma e scuole dirette a fini speciali, COS! co
me i gruppi geo-biologico e psicologico per i
quali non esiste, peraltro, nemmeno l'alternativa
pubblica.

Dall'analisi effettuata sembra quindi che il siste
ma pubblico della formazione universitaria tenda
a caratterizzarsi sempre pili per la presenza di ate
nei di ampie dimensioni, in cui confluiscono nu
merosi studenti, ai quali viene offerta una vasta
scelta in termini di corsi di studio (sia di laurea sia
di diploma) afferenti ai vari settori disciplinari.
L'estremo di tale tendenza e rappresentato dai co
siddetti mega-atenei (Roma, Milano, Bologna, Na
poli, Palermo), veri e propri poli di attrazione per
de cine di migliaia di studenti provenienti da tutto
il territorio italiano. Viceversa, il sistema privato
sembra distinguersi per la presenza di atenei pic
coli (con un minor numero sia di corsi di studio at
tivati sia di studenti iscritti), che presentano una
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tendenza alla maggiore specializzazione discipli
nare e nei quali l'incidenza dei corsi di diploma ap
pare meno forte.

Il grande divario esistente tra sistema pubblico
e sistema privato in termini di affollamento delle
sedi universitarie tende a diminuire qualora si con
sideri la concentrazione degli studenti nei singoli
corsi di studio (Tavola 8.18). I corsi privati si di
mostrano, in media, soltanto leggermente meno
affollati di quelli statali: rispettivamente, 936,7 stu
denti per corso contro 948,3. La differenza tende
peraltro ad assottigliarsi nel tempo: nell'a.a.
1986/87, infatti, il numero medio di studenti per
corso ammontava a 1079,7 nelle universita private
e a 1334,7 in quelle pubbliche.

La concentrazione di iscritti per singolo corso
di studio e pero variabile a livello disciplinare: i
gruppi giuridico, psicologico, economico-statisti
co e politico-sociale accolgono un numero di stu-
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Tavola 8.18 - Studenti iscritti a corsi universitari per tipo di gestione e gruppo disciplinare - Anni
accademici 1986-87 e 1995-96 (a)

NUMERO DI STUDENTI
Studenti PERCORSO DONNE PER

ANNI ACCADEMICI STUDENT! atenei DI STIJDIO 100 STUDENTI
privati per

GRUPPI DISCIPLINARI Atenei Atenei 100 studenti Atenei Atenei Atenei Atenei
pubblici privati pubblici privati pubblici privati

Anno accademico 1986-87 1.011.725 55.067 5,2 1.334,7 1.079,7 46,8 53,2

Anno accademico 1995-96 1.577.961 91.795 5,5 948,3 936,7 51,6 60,2

Gruppo Agrario 36.375 986 2,6 313,6 328,7 41,0 31,1

Gruppo Architettura 84.172 0 0,0 3.366,9 46,3

Gruppo Chimico-farmaceutico 51.125 776 1,5 506,2 776,0 58,9 53,0

Gruppo Economico-statistico 247.026 29.349 10,6 1.515,5 1.467,5 45,4 38,8

Gruppo Geo-biologico 73.089 1.065 1,4 738,3 355,0 57,5 46,9

Gruppo Giuridico 290.273 12.562 4,1 6.310,3 2.512,4 56,1 56,0

Gruppo Ingegneria 207.793 129 0,1 518,2 129,0 13,0 3,1

Gruppo Insegnamento 47.982 7.752 13,9 905,3 553,7 88,7 91,1

Gruppo Letterario 154.942 10.519 6,4 1.165,0 701,3 72,3 78,3

Gruppo Linguistico 81.525 9.825 10,8 1.181,5 818,8 87,2 90,7

Gruppo Medico 78.948 2.251 2,8 331,7 281,4 54,4 60,4

Gruppo Politico-sociale 130.868 13.316 9,2 1.699,6 951,1 53,0 56,0

Gruppo Psicologico 38.825 2.951 7,1 3.882,5 2.951,0 72,9 79,3

Gruppo Scientifico 55.018 314 0,6 413,7 314,0 36,5 76,4

Fonte: Istat, Indagine sull'istruzione universitaria
(a) I dati si riferiscono al totale di corsi di laurea, scuole dirette a fini speciali e corsi di diploma, ad eccezione degli ISEF

denti per corso nettamente superiore alla media
nazionale, sia per il settore pubblico, sia per il pri
vato. Viceversa, si rilevano valori dell'indice di
affollamento particolarmente bassi nei corsi dei
gruppi agrario, scientifico, chimico-farmaceutico
ed insegnamento. Se il gruppo chimico-farmaceu
tico sembra essere l'unico con un numero medio
di studenti per corso piu elevato nel circuito acca
demico privato piuttosto che in quello pubblico,
il dislivello maggiore tra pubblico e privato si ri
scontra nei gruppi geo-biologico, giuridico ed in
gegneria i cui corsi risultano, sebbene a diversi or
dini di grandezza, assai piu frequentati negli atenei
statali che non in quelli privati.

Rispetto alla composizione per sesso del cor
po studentesco, le universita private risultano
piu femminilizzate delle pubbliche: la quota di
donne sul totale degli iscritti ammonta infatti,
nel 1995/96, rispettivamente al 60,2% e al 51,6%.

[STAT - RAPPORTO ANNUALE 1997

II confronto con il dato relativo a dieci anni pri
ma mostra come il processo di femminilizzazio
ne della popolazione studentesca abbia investito
parallelamente sia il sistema pubblico sia quello
privato. La presenza delle donne e infatti aumen
tata di pari passo in entrambi gli ambiti. La diffe
rente incidenza delle donne negli atenei privati e
in quelli pubblici sembra da ricondurre alla di
versa caratterizzazione disciplinare dell'offerta
formativa privata rispetto alla pubblica. Negli
atenei privati, come si e visto, tendono a preva
lere corsi di studio afferenti a settori disciplinari
con prevalente caratterizzazione femminile (in
segnamento, psicologico, linguistico), laddove
sono decisamente meno presenti i gruppi disci
plinari tradizionalmente maschili (architettura,
ingegneria, scientifico). Tuttavia, in taluni casi si
rintraccia uno scarto tra tassi di femminilizzazio
ne nel circuito pubblico e in quello privato, an-
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Tavola 8.19 - Docenti di corsi universitari per tipo di gestione e facoha - Anni accademici 1986-87
e 1995-96 (a)

NUMERO DI STUDENT!
ANNI ACCADEMICI DOCENTI (b) Docenti PER DOCENTE
FACOLTA atenei privati

Atenei Atenei per 100 docenti Atenei Atenei
pubblici privati pubblici privati

Anno accademico 1986-87 42.497 1.883 4,4 23,8 29,2

Anno accademico 1995-96 51.307 3.430 6,3 .30,8 26,8

Scienze matematiche, fisiche e naturali 8.680 78 0,9 16,4 15,6

Economia (c) 3.406 998 10,9 70,5 27,9

Scienze statistiche, demografiche e attuariali 309 0,0 21,4

Sociologia 222 48 17,8 67,6 101,4

Scienze politiche 1659 175 9,5 62,2 24,5

Giurisprudenza 2.478 246 9,0 119,2 51,1

Lettere e filosofia 6.114 266 4,2 33,6 27,7

Scienze della formazione (d) 1473 347 19,1 51,3 49,3

Lingue e letterature straniere (e) 970 311 24,3 26,4 34,5

Scienze nautiche 41 0,0 16,5

Conservazione dei beni culturali 73 0,0 25,3

Psicologia 280 0,0 80,3

Scienze ambientali 14 17 54,8 10,6 23,6

Chimica industriale 99 ° 0,0 7,4

Farmacia 1534 38 2,4 23,2 20,4

Medicina e chirurgia 12.008 782 6,1 6,6 2,6

Ingegneria 6.863 19 0,3 30,2 6,8

Architettura 2.055 0,0 41,2

Agraria 2.150 78 3,5 11,0 12,6

Medicina veterinaria 879 0,0 14,3

Scienze bancarie, finanziarie e previdenziali 27 100,0 57,0

Fonte: Istat, Indagine sull'istruzione universitaria
(a) I dati si riferiscono al totale di corsi di laurea, scuole dirette a fini speciali e corsi di diploma, ad eccezione degli ISEF
(b) Comprendono: professori ordinari, professori associati, professori a contratto e ricercatori. I dati sui docenti del 1995/96

sono di fonte Cineca
(c) Comprende Economia e commercio
(d) Comprende la facolta di Magistero
(e) Comprende Lingue e letterature straniere moderne e Scuola superiore di lingue moderne per interpreti

che a parita di settore disciplinare. La quota di ra
gazze sul totale degli iscritti del gruppo scientifi
co appare, ad esempio, particolarmente elevata
negli atenei privati (76,4% contra il 36,5% delle
sedi pubbliche). Dislivelli minori si riscontrano
nei gruppi geo-biologico, agrario edingegneria:
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in tutti questi casi, pero, sono le universita pub
bliche quelle maggiormente femminilizzate.

Dei 51.307 docenti (ricercatori, prafessori or
dinari, associati e a contratto) in servizio presso le
universita italiane nell'a.a. 1995/96, il 6,30/0 afferisce
ad istituzioni private (Tavola 8.19). Il personale do-
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cente ha subito, nel corso dell'ultimo decennio,
uno sviluppo piu forte nel sistema privato che
non in quello pubblico: l'incremento percentuale
del numero di docenti amrnonta infatti a circa il
20% nelle sedi pubbliche e supera 1'80% in quelle
private. L'enorme espansione del corpo docente
che ha caratterizzato l'evoluzione del sistema
pubblico a partire dagli anni settanta sembra quin
di aver subito una battuta d'arresto. Ed e forse an
che a seguito di tale rallentamento che, allo stato
attuale, gli atenei pubblici risultano penalizzati, ri
spetto a quelli privati, in termini di rapporto stu
denti/docenti: le sedi universitarie statali prevedo
no infatti, nell'a.a. 1995/96, la presenza media di un
docente ogni 30,8 studenti, contro un docente
ogni 26,8 iscritti nelle universita private. Nell'a.a.
1986/87, invece, erano gli atenei privati ad appari
re svantaggiati rispetto ai pubblici (29,2 studenti
per docente contro 23,8).

Lo scarto tra sistema pubblico e sistema priva
to diviene particolarmente ampio, a vantaggio del
le universita private, in facolta quali giurisprudenza
ed economia che, com'e noto, nell'ambito degli
atenei statali sono particolarmente affollate. Le fa
colta che, invece, nell'ultimo anna considerato,
presentano un rapporto studenti/docenti piu fa
vorevole negli atenei pubblici sono: sociologia,
lingue e letterature straniere, scienze ambientali
ed agraria.

Sembra evidente quindi che, se l'offerta pub
blica si dimostra superiore a quella privata dal
punto di vista della quantita e varieta dei corsi di
studio attivati, l'offerta privata garantisce maggior
mente l'utente sul piano dell'affollamento delle se
di universitarie (rna non sempre, come si e visto,
dei singoli corsi di studi) e del numero dei docen
ti, i quali, peraltro, sono spesso gli stessi inquadra
ti organicamente negli atenei statali.

8.3.3 Efficienza e dispersione nelle uniuer
sita

Dal punto di vista dell'efficienza, il sistema uni
versitario pubblico sembra registrare, nel com
plesso, risultati inferiori al sistema privato. Non
soltanto il fenomeno degli abbandoni appare piu
diffuso negli atenei statali che non in quelli privati,
rna le universita statali sembrano "soffrire" in mi
sura maggiore delle private il problema dell'irre
golarita dei percorsi di studio.
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Le ragioni di tale andamento sono di varia natu
ra e possono essere rintracciate, da una parte,
nelle dinamiche che caratterizzano l'accesso
all'universita, dall'altra, nei meccanismi che con
traddistinguono il processo di formazione dello
studente nel suo svolgimento.

E noto, infatti, che il sistema formativo privato
ricorre a procedure di reclutamento degli studen
ti basate su una selezione effettuata a priori: nella
maggior parte degli atenei privati l'iscrizione av
viene soltanto dopo il superamento di esarni di
ammissione. Inoltre, il maggiore onere economi
co che gli utenti del sistema privato devono soste
nere influisce, con tutta probabilita, suI conteni
mento dell'accesso, agendo da deterrente nei
confronti di iscrizioni affrettate e non motivate,
effettuate nell'attesa di trovare lavoro, che spesso
si risolvono in mancate reiscrizioni negli anni sue
cessivi al primo.

Anche le universita pubbliche si sono attivate
negli ultimi tempi per introdurre norme di restri
zione all'accesso universitario, istituendo il nume
ro programmato ed esami di ammissione per nu
merosi corsi di studio (soprattutto di diploma); si
tratta, perc'), di iniziative ancora poco diffuse e
troppo recenti perche se ne possano valutare gli
effetti. Nelle universita pubbliche il processo se
lettivo non si verifica quindi a livello di accesso,
quanto piuttosto durante 10 svolgimento degli stu
di. La maggiore apertura iniziale del sistema uni
versitario pubblico viene infatti in qualche modo
compensata in itinere, attraverso l'introduzione
nel ciclo di studi di processi di selezione che de
terminano elevati livelli di dispersione, compor
tando, al contempo, tassi di iscrizione e consegui
mento del titolo fuori corso nettamente superiori
rispetto agli atenei privati. Non si puo escludere,
inoltre, che sugli atenei statali, date anche le piu
ampie dimensioni e il maggiore affollamento delle
sedi, agiscano in misura superiore fattori di ineffi
cienza che, di fatto, facilitano l'abbandono e ren
dono l'obiettivo della regolarita di percorso piu
difficile da conseguire.

La dispersione risulta piu elevata negli atenei
pubblici che non in quelli privati (Tavola 8.20); la
percentuale di iscritti dell'a.a. 1993/94 che non ha
rinnovato l'iscrizione l'anno successivo ammon
ta a 12,1 negli atenei pubblici e a 7,1 in quelli pri-
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vati. E ipotizzabile che il passaggio dalla scuola
superiore all'universita possa disorientare 10 stu
dente soprattutto nei primi anni di iscrizione
(quelli in cui si concentra la maggior parte degli
abbandoni); i nuovi iscritti, infatti, oltre a doversi
confrontare can un contesto "di grandi numeri"
(molti iscritti, molti corsi di studi attivati, ecc.),
possono contare sul sostegno dei docenti in mi
sura inferiore rispetto ai colleghi delle universita
private.

II fatto che la percentuale di mancate reiscrizio
ni risulti oggi pili bassa che in passato, sia per il si
stema pubblico, sia per quella privata (nell'anno
accademico 1986-87 ammontava rispettivamente
a 14,1% e 11,9%), sembrerebbe indicare un muta
to atteggiamento dei giovani nei confronti
dell'universita. La scarto tra domanda ed offerta di
forza lavoro laureata che si e determinato a partire
dagli anni ottanta ha can tutta probabilita determi
nato un'inversione di tendenza rispetto all'atteg
giamento che era prevalente negli anni sessanta e
settanta, scoraggiando Ie iscrizioni effettuate sol
tanto nell'attesa di trovare un lavoro, le quali risul
tana pili soggette alla possibilita di interruzione
degli studi. Prova ne sia che l'incidenza delle ri
nunce sul totale delle iscrizioni appare particolar
mente forte, per il circuito pubblico e ancor pili
per quello privato, proprio nel Mezzogiorno, do
ve il problema occupazionale si fa sentire mag
giormente.

La pili bassa "produttivita" delle sedi statali si
manifesta anche nella maggiore diffusione di car
riere di studio irregolari: la percentuale di stu
denti fuori corso sul totale degli iscritti si attesta,
infatti, per l'a.a. 1995/96, al 34,1% negli atenei sta
tali e al 27,6% in quelli privati. Mentre il data sulle
universita private mostra stabilita nel tempo, la
quota di iscritti fuori corso negli atenei pubblici
appare aumentata rispetto a dieci anni fa, quando
si collocava sul 28,10/0. Da un punto di vista terri
toriale, sana gli atenei del Mezzogiorno a pre
sentare, sia per il circuito privata sia per quello
pubblico, il pili basso tasso di iscrizione fuori
corso, laddove i valori pili elevati si riscontrano
nelle universita pubbliche del Centro e in quelle
private del Nord-ovest.

II numero di studenti che riescono a conclu
dere il percorso accademico entro i termini pre-
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visti, assai basso in tutta l'universita italiana, mo
stra ancora una volta come gli atenei privati rag
giungano livelli di efficienza pili elevati rispetto ai
pubblici, anche se non di malta. La quota di di
plomati-laureati in corso ammonta, nell'a.a.
1995/96, al 12,20/0 per le istituzioni pubbliche e al
14,9% per quelle private. Si nota un lieve peggio
ramento nel tempo della performance dell'uni
versita statale a fronte di una sostanziale stabilita
di quella privata: il tasso di conseguimento del ti
tala in corso risultava pari, nell'a.a. 1986/87, al
14,3%. All'interno del sistema pubblico, la mi
gliore performance in termini di incidenza di di
plomati-laureati in corso si registra nelle univer
sita della ripartizione nord-occidentale 05,8%),
la peggiore negli atenei del Centro 00,1%). Nel
circuito privata, viceversa, la pili alta quota di di
plomati-laureati in corso si rileva negli atenei del
Centro Italia (28,5%), la pili bassa in quelli del
Nord-ovest (8,20/0).

Analizzando comparativamente l'andamento
dei tre indicatori di produttivita per disciplina, si
evidenzia come il gruppo medico si aggiudichi il
primato della maggiore efficienza, sia per il cir
cuito pubblico, sia per quello privata, data la con
tenuta dispersione (rispettivamente 5,8 e 1,8
mancate reiscrizioni su 100 iscrizioni dell'a.a. pre
cedente), la limitatezza del tasso di iscrizione fuo
ri corso (25,8% e 11,40/0) e, viceversa, l'elevato va
lore assunto dal tasso di conseguimento del titolo
in corso (45,1% e 75,3%). Una buona performance
si riscontra anche nel gruppo psicologico che
presenta la quota di iscritti fuori corso pili bassa,
sia all'interno del sistema pubblico, sia in quello
privata, nonche elevate percentuali di diplomati
laureati in corso. Per questa gruppo, tuttavia, la
percentuale di mancate reiscrizioni negli atenei
pubblici risulta la pili alta dell'intero circuito stata
le (24,4%).

Pili in generale, i gruppi di corsi in cui si re
gistra una maggiore incidenza di uscite sul tota
le delle iscrizioni sana, oltre al gruppo psicolo
gico, il politico-sociale 08,4 mancate reiscri
zioni su 100 iscrizioni dell'a.a. precedente), 10
scientifico 06,2) e il geo-biologico 05,9), per il
sistema pubblico; insegnamento 05,7), geo
biologica 03,0) e letterario 01,2), per quello
privata.
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Tavola 8.20 - Mancate reiscrizioni, iscritti fuori corso e diplomati-Iaureati in corso per ripartizione
geografica e gruppo disciplinare - Anni accademici 1986-87 e 1995-96 (a)

ANNI ACCADEMICI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE (b)
GRUPPI DISCIPLINARI

Anno accademico 1986c87

DIPLOMATI-LAUREATI
MANCATE REISCRIZIONI ISCRITTI FUORI CORSO IN CORSO PER 100

PER 100 ISCRITTI (c) PER 100 ISCRITTI DIPLOMATI-LAUREATI (d)

Atenei Atenei Atenei Atenei Atenei Atenei
pubblici privati pubblici privati pubblici privati

14,1 11,9 28,1 27,7 14,3 14,6

Anno accademico 1995-96

Nord-ovest

Nord-est

Centro

Mezzogiorno

Gruppo Agrario

Gruppo Architettura

Gruppo Chimico-farmaceutico

Gruppo Economico-statistico

Gruppo Geo-biologico

Gruppo Giuridico

Gruppo Ingegneria

Gruppo Insegnamento

Gruppo Letterario

Gruppo Linguistico

Gruppo Medico

Gruppo Politico-sociale

Gruppo Psicologico

Gruppo Scientifico

12,1

11,6

10,2

8,7

16,2

13,9

-1,6

10,1

11,7

15,9

15,5

12,1

-4,3

9,0

12,6

5,8

18,4

24,4

16,2

7,1

3,8

8,6

9,7

21,3

9,0

4,6

3,7

13,0

8,7

15,7

11,2

7,3

1,8

6,0

-0,4

5,6

34,1

35,0

33,9

36,9

31,5

26,7

45,9

27,3

40,5

29,3

34,1

29,3

30,3

34,7

41,0

25,8

31,1

25,7

39,1

27,6

30,4

27,6

24,7

19,2

26,4

41,0

29,1

29,1

35,9

12,4

21,4

30,7

37,0

11,4

19,0

0,5

29,9

12,2

15,8

11,1

10,1

11,7

10,7

2,2

14,1

6,8

12,9

5,9

13,1

11,7

8,0

6,0

45,1

9,0

24,4

8,3

14,9

8,2

12,4

28,5

20,9

43,8

1,4

9,6

2,7

6,0

20,4

17,5

5,8

75,3

27,7

100,0

26,5

Fonte: Istat, Indagine sull'istruzione universitaria
(a) I dati si riferiscono al totale di corsi di laurea, scuole dirette a fini speciali e corsi di diploma, ad eccezione degli ISEF
(b) La ripartizione geografica si riferisce alia collocazione sul territorio dell'ateneo presso cui gli studenti sono iscritti e non alia lora resi

denza

(c) Le mancate reiscrizioni degli studenti dell'a.a.t-l/t sono calcolate, per i soli corsi di laurea, come segue:
(Iscritti t-l/t - Laureati t-L't) - ( Iscritti t/t+l - Immatricolati t/t+1). La presenza di valori negativi puo essere imputabile
aile iscrizioni, in anni accademici successivi al primo, di studenti pravenienti da corsi afferenti ad altri gruppi disciplinari

(d) II dato sui laureati si riferisce all'anno sol are t
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L'urriversfta e i1 diritto allo studio
II diritto allo studio urtiuersi

tario in Italia e costituito dall'in
sieme dei trasjerimenti e dei ser
vizi reali agli studenti erogati
dalle uriiuersita e dagli enti per il
diritto allo studio. Nel nostro
paese operano 55 aziende re
gionali per il diritto allo studio e
13 collegi privati. Complessiua
mente, nel 1996 tali enti hanno
sostenuto spese per un totale di
824 m ilia rdi, comprese quelle
per il junzionamento e l'arnmini
strazione generale degli enti. Se
a questa importo viene aggiunta
la spesa sostenuta dalle uniuer
sitd per l'erogazione delle borse
di studio e per la remunerazione
della attiuita lavorativa degli
studenti, la spesa totale per il di
ritto allo studio a livello nazio
nale ammonta a 955 miliardi nel
1996. La quota maggiore di tale
spesa econcentrata in cinque re
gioni (Lombardia, Emilia-Roma
gna, Toscana, Lazio, Sicilia) che
nel loro insieme coprono il
53,4% del totale. Rapportando
le spese a livello regionale al nu
mero degli studenti in corso, che
rappresentano i potenziali frui
tori della gran parte dei servizi
offerti, emergono difjerenze sen
sibili dei valori pro capite. Netta
mente superiori al valore medio
nazionale (pari a 566.000) sono

quelli delle regioni a statuto spe
ciale (ad eccezione della Sicilia
che presenta un valore pro capi
te injeriore) e della Calabria, a
causa dei rilevanti finanziamenti
statali concessi al collegio di
Rende. Sono, inuece, injeriori al
valore medio nazionale quelli
delle regioni meridionali a statu
to ordinario (Campania, Abruz
zo, Molise, Puglia) che presenta
no importi injeriori aile 400.000
lire pro capite.

L'anno accademico 1995
1996 ha comportato significati
ve difJerenze rispetto all'anno
precedente nell'erogazione dei
servizi per il diritto allo studio.
Le borse di studio erogate da
uniuersitd ed entiper il diritto al
10 studio, ai sensi dell 'artico 10 8
della legge 390/91, hanno regi
strato un incremento di 4.106
unitd e di 241 miliardi di lire ri
spetto all'anno precedente. E
mutato significativamente il peso
del rapporto tra i due enti ero
gatori. Le uniuersitd che nel1995
erogavano il 40% delle borse ai
sensi dell'art.S, nel 1996 ne han
no erogate soltanto il 1 7% del
totale.

Eaumentata quindi l'importan
za relativa delle aziendeper il di
ritto allo studio anche nell'eroga
zione delle borse di studio. II ri-

sultato deve essere ascritto inte
ramente all'istituaione, per l'anno
accademico 1996/1997, della
tassa regionale per il diritto allo
studio (legge n. 549 del 1995 col
Iegata alia finaneiaria per il
1996). La nuova normativa pre
vede che l'importo di questa tas
sa venga riscosso dalle regioni e
che i jondi cosi raccolti siano
soggetti al vincolo di destinazio
ne, potendo essere impegnati sol
tanto per l'erogazione di borse di
studio e prestiti.

Sebbene tra il1995 e il 1996
si sia verificato un incremento
del numero di borse di studio,
l'ojjerta si e dimostrata anco
ra insujjiciente a jar jronte al
la domanda. I dati relativi al
1995 e al 1996 mostrano che
una parte consistente di idonei
rimane esclusa dal benejicio,
anche se tra i due anni si regi
stra un leggero miglioramento.
Nel 1995 le borse di studio
erogate corrispondono al 35%
degli aventi diritto, mentre nel
1996 il rapporto si attesta in
torno al 38%.

Le horse di studio che ai sen
si dell 'art. 17 della legge 390/91
avrehhero dovuto incentivare le
iscrizioni ai corsi di studio pres
so sedi con capacita ricettive
non pienamente utilizzate 0 le
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tscrizioni In aree disciplinari di
particolare interesse nazionale e
comunitario hanno registrato
una drastica diminuzione nelle
due annualitd considerate, pas
sando da 4.596 nel 1995 a
1.058 nel 1996. E venuto meno,
in questa modo, un importante
strumento per decongestionare
gli atenei allimite della capacita
ricettiva e per guidare la doman
da formativa verso le aree disci
plinari che consentono un pii; fa
cile ingresso nel mercato del la
voro.

Piu numerose, rispetto al
1995, sono risultate le altre bor
se di studio, consistenti per 10
piu in assegni di studio e contri
buti monetari, anche se l'importo
medio di tali sussidi e passato
dai 5.000.000 del 1995 ai
3.700.000 del 1996, comportan
do una diminuzione della spesa
complessiva pari a 12 miliardi
circa.

Un istituto cbe, invece, stenta
a trovare spazio nel nostro si
stema uniuersitario e quello dei
prestiti d'onore, concessi a stu
denti in possesso di requisiti di
merito e di reddito dagli istituti
di credito e rimborsabili nel mo
mento in cui 10 studente inizi
un 'attiuitd lavorativa, 0 dopo
cinque anni dal completamento 0
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interruzione degli studio Nel
1996 i prestiti d'onore hanno in
teressato soltanto 98 studenti
per un importo complessivo di
63.000.000, con una riduzione
rispetto all'anno precedente di
48.000.000 di lire.

Le collaborazioni a tempo
parziale (attioita remunerate
svolte dagli studenti per conto
dell 'Uniuersita) costituiscono
uno strumento che va acquisen
do uri'importariza crescente. Il
numero degli studenti interessa
ti a quelle offerte dall'Univer
sita e aumentato da 11.454 a
19.834 (+ 73 %), mentre si e tri
plicato il numero di quelli inte
ressati ad offerte degli enti per
if diritto allo studio, passando
da 545 studenti nel 1995 a
1.840 nel 1996.

Gli esoneri totali dal paga
mento di tasse e contributi nel
1996 hanno riguardato 40.781
studenti che sono risultati anche
beneficiari di borse di studio.
L'incremento rispetto all'anno
precedente e stato di 7.594
unitd. Si e invece registrata una
riduzione drastica degli esoneri
pergli studenti che non beneficia
no di borse di studio: la diminu
zione nel 1996 e stata di circa
16335 unitd rispetto all'anno
precedente.

Per quanta riguarda il servi
zio abitatiuo, gli alloggi di cui
usufruiscono gli studenti secondo
le condizioni di merito e di reddi
to stabilite dalle regioni si distin
guono in stanze presso le resi
denze universitarie, appartamen
ti gestiti direttamente dalle azien
de per if diritto allo studio, allog
gi presso privati in convenzione
con le aziende e contributi eroga
ti agli studenti per sostenere le
spese di affitto. Nel 1996 si assi
ste ad un importante cambiamen
to: mentre diminuiscono i posti
gestiti direttamente dagli enti (da
25.506 nel 1995 a 23.902 nel
1996) e i posti letto in residenze
convenzionate rimangono per 10
piu stazionari, il numero dei con
tributi per affitto passa da 2.881
a 7.070, con un incremento di
spesa di 862.000.000, corri
spondente in media ad 890.000
lire annue per studente beneficia
rio.

Per quanta riguarda infine i
servizi di ristorazione, si e re
gistrata nel 1996 una forte di
minuzione del numero dei pasti
forniti da mense a gestione di
retta (circa 3.750.000 pasti in
rneno rispetto al 1995), mentre
sono stati 500.000 in piu i pa
sti forniti dalle mense conven
zionate.
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9. Reti e risorse a sostegno del cittadino

• II processo di ammodernamento tecnologico ed organizzativo della pubblica amministra
zione sta procedendo, secondo le linee strategiche elaborate dali'Autorita per l'informa
tica nella pubblica amministrazione, verso una progressiua razionalizzazione ed auto
mazione dei servizi e dei flussi informativi.

• Nel 1996 il numero delle postazioni informatizzate eaumentato di oltre iI50%, raggiun
gendo in anticipo l'obiettivo, fissato per il 1997, di una postazione ogni tre dipendenti. E
aumentato anche l'utilizzo degli strumenti telematici nello scambio di informazioni tra le
amministrazioni con una riduzione del 43% dei costi di data entry.

• Permangono situazioni di chiusura rispetto alla realizzazione della rete unitaria della
pubblica amministrazione. Rimane bassa la percentuale delle postazioni connesse in rete
locale (40%) e/o in rete geografica (30%).

• Lo sviluppo delle reti telematiche ha consentito l'avvio di progetti innovativi anche a livel
10 periferico. nel marzo 1998 su 103 comuni capoluogo, 75 risultano avere uno sportello
anagrafico collegato in rete con altri enti. II collegamento riguarda in primo luogo le For
ze dell'ordine (60 capoluogbi), l'INPS (57) e gli Uffici giudiziari (53). Le postazioni ana
grafiche self-service sono presenti in 41 comuni capoluogo, tra i grandi comuni fanno ec
cezione Milano e Napoli.

• II quadro nazionale appare caratterizzato da una presenza dei centri unificati di preno
tazione peri servizi sanitari nell'Italia Centro-settentrionale (59 capoluogbi su 67), a cui
fa riscontro un ritardo non trascurabile nel Mezzogiorno, dove tali strutture risultano
operanti soltanto in 13 capoluoghi su 36.

• La presenza su Internet di siti promossi e gestiti dagli enti locali riguarda attualmente sol
tanto 623 comuni di cui 94 capoluoghi di provincia, ma in molti casi le iniziative sono ad
uno stato embrionale di sviluppo.

• Solo il 17% delle famiglie italiane dispone di un personal computer e una quota molto
marginale, il 2,3% di un accesso a Internet. Sia la disponibilitd di un p.c. che il collega
mento ad Internet sono concentrati in una fascia molto selezionata di popolazione, ovve
ro nelle famiglie con persona di riferimento diplomata 0 laureata, occupata in posizione
professionale elevata, residente nel Centro-Nord.

• 1problemi pill gravi di accessibilitd ai principali servizi riguardano, nell'ordine: il pronto
soccorso (per il 54,6% delle famiglie), i presidi di polizia e carabinieri (per il 39,6%), gli
uffici comunali (per iI35,6%) e gli uffici postali (per iI27,8%).
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Introduzione

Nel delineare il quadro delle reti e delle risorse
sociali che contribuiscono allo sviluppo del Pae
se, occorre riconoscere importanza ai fattori di
carattere istituzionale ed infrastrutturale che con
dizionano in misura determinante la qualita del
tessuto sociale. Vivere in contesti attrezzati e effi
cienti offre garanzie di qualita della cittadinanza ed
opportunita di sviluppo economico che non tro
vano adeguata diffusione sull'intero territorio na
zionale.

Un ruolo primario nel determinare il poten
ziale sociale dei cittadini e svolto dalla presenza
di servizi efficienti erogati da amministrazioni
pubbliche funzionalmente orientate agli utenti.

Un potente fattore di "sburocratizzazione" e
di adattamento ai bisogni dell'utenza e oggi rap
presentato dalle reti telematiche che comincia
no a diffondersi sul territorio. 11 collegamento in
rete tra soggetti diversi offre opportunita senza
precedenti per configurare in modo unitario il
rapporto tra amministrazioni da un lata, cittadi
ni e imprese dall'altro. I guadagni in efficienza e
sovente in efficacia conseguiti can l'intercon
nessione dei sistemi informativi, l'automazione
nell'erogazione dei servizi e la sperimentazione
di nuove modalita di comunicazione can l'uten
za possono avere un considerevole impatto su
numerose dimensioni sociali ed economiche.
Nuovi assetti di rete possono incidere sui pro
blemi di congestione ingenerati dalla mobilita
delle persone, sui bilanci-tempo dei cittadini e
delle famiglie, COS! come sulla competitivita nei
sistemi produttivi lacali sempre pili aperti al
confronto internazionale.

La sviluppo della rete Internet sta agevolan
do la creazione di nuovi legami comunicativi
che investono i diversi settori della societa, Una
quota contenuta di famiglie italiane dispone di
un personal computer e, in misura ancora mar
ginale, anche di un accesso ad Internet, mentre
la presenza in rete di numerosi siti promossi e
gestiti dalle amministrazioni locali propane
nuove opportunita di contatto tra istituzioni e
cittadinanza, dalle innegabili potenzialita per
un'informazione pili trasparente ed anche per
l'erogazione diretta di servizi. Malta verosimil
mente questa genere di risorse sara tanto pili
determinante in futuro quanta pili le scelte, le
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decisioni, gli scambi si delocalizzeranno e quan
ta pili aumentera la connettivita ad Internet del
le famiglie.

9.1 La pubblica amministrazione in rete

11 progresso tecnologico in atto nel campo
degli strumenti di comunicazione e degli am
bienti elaborativi sta determinando conseguenze
quanta mai estese sugli assetti economici e socia
li. Senza pretendere di fornire una ricognizione
sistematica in proposito, basti rilevare che le
possibilita crescenti di trasferire grandi masse di
informazioni senza utilizzare la carta, a spostare
persone e risorse, hanna assecondato i processi
di globalizzazione dell'economia, in termini fi
nanziari e reali; hanna offerto nuove opportunita
di comunicazione e di relazione sociale agli indi
vidui singoli e associati, in particolare grazie allo
sviluppo della rete Internet; stanno coinvolgen
do in un processo di ammodernamento com
plessivo la pubblica amministrazione, per la qua
le gli inediti potenziali di connettivita costituisco
no un'occasione senza precedenti per acquisire
una fisionomia unitaria ed orientata all'erogazio
ne di servizi per i cittadini e le imprese.

L'introduzione di strumenti e pratiche innova
tive, supportati da tecnologie informatiche, costi
tuisce, per il settore dei servizi pubblici, la rispo
sta a molteplici esigenze: semplificare i procedi
menti, contenere i costi, assicurare la trasparenza
delle scelte amministrative, favorire il dialogo can
i cittadini.

11 quadro delle iniziative realizzate in questa
ambito negli ultimi anni risulta estremamente di
versificato, al punta che il Dipartimento della
Funzione pubblica ha posta in essere un'azione
di individuazione e valorizzazione dei progetti
meritevoli di pili ampia diffusione. In molti casi,
l'innovazione parte dal basso, ossia dalle singole
amministrazioni, prevalentemente locali, che sa
na coinvolte in modo pili responsabilizzato nel
rapporto can gli utenti; cia riguarda, tra l'altro,
anche 10 sviluppo di reti finalizzate al collega
menta telematico tra uffici ed enti, all'erogazione
di servizi a distanza, all'attivazione di nuove mo
dalita di comunicazione can il cittadino. Questi
aspetti sana approfonditi, can alcune semplifi
cazioni, nelle successive articolazioni del para
grafo. Altrettanto importante e rilevare l'avvio di
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una fase di riorganizzazione governata dal centro,
iniziata con l'istituzione nel 1993 dell'Autorita
per l'informatica nella pubblica amministrazione
(Aipa), che ha il compito di promuovere, coor
dinare e pianificare 10 sviluppo di sistemi infor
mativi automatizzati, privilegiando la standardiz
zazione, l'interconnessione e l'integrazione dei
sistemi stessi.

Quale cardine strategico per l'azione di rin
novamento dell'informatica pubblica, l'Aipa ha
varato il progetto per la realizzazione di una
«Rete unitaria della pubblica amministrazione-,
approvato con direttiva della Presidenza del
consiglio dei ministri nel settembre 1995.
Obiettivo della rete unitaria e quello di garantire
a qualunque utente della rete, purche debita
mente autorizzato ed in condizioni di sicurezza,
di poter accedere ai dati e aIle procedure resi
denti nei sistemi informativi automatizzati della
propria e di altre amministrazioni. II progetto
prevede la realizzazione di una rete metropoli
tana a larga banda nell'area romana, per rendere
possibili efficaci interconnessioni fra Ie sedi
centrali delle amministrazioni pubbliche. Su
questa rete saranno veicolati diversi tipi di traffi
co multimediale: dai dati, aIle immagini, alIa vo
ce. Una rete analoga e prevista, inoltre, per
l'area metropolitana di Milano. II collegamento
alIa rete potra avvenire da parte dei singoli enti
secondo due diverse modalita dipendenti anche
dalle loro dimensioni: connessione diretta e
connessione tramite reti territoriali locali (reti
regionali, rna anche di comuni, di province, di
cornunita montane). Su tali infrastrutture e pre
visto 10 sviluppo di un Sistema informativo uni
tario, che perseguira l'obiettivo dell'integrazio
ne e della condivisione delle informazioni nel ri
spetto dell'autonomia delle singole amministra
zioni.

Nella prospettiva della realizzazione della rete
unitaria, un ruolo essenziale viene attribuito ai
progetti intersettoriali di cooperazione applicati
va, che affrontano in modo unitario e integrato
problematiche comuni aIle diverse arnministra
zioni. Tra i progetti individuati nell'ambito del Pia
no triennale per l'informatica nella pubblica am
ministrazione 1998-2000, alcuni risultano partico
larmente rilevanti per Ie innovazioni di carattere
procedurale ed organizzativo dalle quali si atten
dono ricadute positive sull'efficienza e suI rappor
to tra amministrazioni e cittadini:
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- il protocollo informatico, finalizzato all'auto
mazione completa dei servizi di protocollo e del
le operazioni di ricerca delle informazioni, con la
prospettiva del collegamento con gli sportelli per
il cittadino, ai fini della trasparenza e del diritto di
accesso;

- il mandato informatico di pagamento, nel qua
dro dell'informatizzazione delle varie fasi di spesa
e di riscontro contabile, la cui attivazione e previ
sta in tempo utile per assicurare la gestione conta
bile del 1999 con la nuova procedura;

- la rete degli Uffici di Gabinetto, che costitui
scono il centro nevralgico dell'attivita delle Am
ministrazioni statali ed il raccordo tra indirizzo
politico di governo e responsabilita di direzione
amministrativa. Questo progetto prevede che
vengano messi a disposizione di tali uffici i servizi
basilari di interoperabilita (automazione d'ufficio,
posta elettronica, collegamento aIle banche dati
nazionali ed internazionali e ad Internet); l'attiva
zione del servizio, prevista per la meta del 1998,
rappresentera un fondamentale supporto alIa atti
vita istituzionale dei vari ministeri, grazie alIa pos
sibilita di cooperazione e di scambio di informa
zioni tra di essi;

- il Sistema catasto-comuni, che concerne l'in
terscambio tra enti locali ed amministrazione fi
nanziaria dei dati relativi all'assetto e alla utilizza
zione del territorio, utili per l'adeguamento del si
stetna catastale. Obiettivo del progetto e quello di
porre a disposizione dei comuni uno strumento
che consenta di consultare informazioni di natura
catastale e allo stesso tempo garantisca la comuni
cazione dei dati di tal genere dai comuni al Mini
stero delle finanze attraverso un processo con
trollato. Dopo la sperimentazione su un campio
ne significativo di comuni, avviata nel 1996, e pre
vista per il1998 la sperimentazione della procedu
ra su base regionale;

- il Sistema informativo unitario del personale,
costituito da tutti i flussi informativi che permet
tono aIle amministrazioni pubbliche di gestire Ie
informazioni individuali relative allo stato econo
mico, allo stato giuridico, alIa carriera e alIa forma
zione dei dipendenti pubblici, oltre ai dati suI co
sto del personale;

- il progetto di Sistema unitario delle anagrafi,
realizzato attraverso la standardizzazione delle
anagrafi in termini di contenuto e di soluzioni
software, il loro collegamento in rete e l'utilizzo
di una chiave di ricerca univoca (il codice indivi-
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II Catalogo dell'innovazione nella pubblica amministrazione
Negli ultimi anni sono state ua

rate riforme finalizzate a migliora
re l'efficienza e l'efficacia dell'azio

.ne arnministratiua, noncbe ad intro
durre processi di innovazione ten
denti a stimolare la realizzazione
di nuovi modelli organizzativi e ge
stionali. Nel contempo, la crescente
pressione dei cittadini nel richiede
re miglioramenti di qualitd nell'ero
gazione di servizi e l'iniziatiua di
alcune amministrazioni locali hanno
reso possihile la definizione di so
luzioni innovative.

Molte delle iniziative realizza
te sono poco conosciute sia
dall'opinione puhblica sia all'inter
no della pubhlica amministrazione
e, con l'aumentare del loro nume
ro, diventa difondamentale impor
tanza, per la strategia del camhia
mento della pubblica amministra
zione, diffondere la conoscenza
delle esperien.ze di maggior sue
cesso, con l'ohiettivo di assicurare
livelli qualitativi omogenei nell'ero
gazione di servizi. Le uarie realtd
operative della pubblica ammini
strazione si trovano infatti ad af
frontare, e talvolta a risoluere, i
medesimi problemi con una ridot
tissima utilizzazione dei risultati
prodotti in altri contesti da espe
rienze simili.

Analogamente, l'azione di indi
rizzo delle strutture centrali ammi
nistrative e politiche viene suolta, il
piu delle volte, senza tenere nel do
vuto conto la rea Ita delle esperien
ze innovative prodotte all'interno
delle unita periferiche della stessa
amministrazione.

In questa contesto nasce il pro
getto pilota -Catalogo dell'innoua
zione nella pubblica amministra
zione» avviato dall'Istat su incari
co del Dipartimento della Funzione
pubblica e rientrante fra i progetti
pilota previsti dalla legge n.53 7
de!!'ll marzo 1988. L'iniziativa si
inserisce nel disegno complessiuo
di riforma della puhhlica ammini
strazione, fondato suI valore della
sperimentazionee della diffusione
dei casi esemplari, ed e collegato
con altre iniziative nazionali e in
ternazionali sull'innovazione della
pubhlica amministrazione, in parti
colare con "100 progetti al servi-
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zio dei cittadini". Nel corso delle
due edizioni di "100 progetti" sono
emersi infatti circa tremila casi di
innovazione e micro-innouazione,
risultato che ha permesso di rile
vare I'entitd del fenomeno e ha get
tato le hasi per L'impostazione del
progetto del Catalogo.

L'ohiettivo del Catalogo e quel
10 di raccogliere, valutare e diuul
gare Ie soluzioni innovative che
hanno effettivamente migliorato la
qualitd dei seruizi puhhlici. Il pro
gramma e rivolto a tutti i respon
sahili di unita organizzative delle
amministrazioni puhhliche che uo
gliono presentare un progetto inno
vativo gia realizzato 0 in corso di
realizzazione. E riuolto, inoltre, a
tutti i cittadini che intendono se
gnalare iniziatiue innovative delle
amministrazioni.

La hanca dati cosi creata, ga
rantendo un servizio di monitorag
gio delle iniziative innovative, da la
possibilita di percepire i camhia
menti in atto nelle diverse rea Ita 10
cali e permette di disporre di dati
sempre aggiornati per eventuali
studi ed analisi dell'euoluzione del
panorama innovativo pubblico. Es
sa si pone come riferimento per
quanti vogliono replicare un pro
getto innovativo adattandolo alia
propria rea Ita, e offre una serie di
servizi.

Con il catalogo si intende valo
rizzare i progetti promossi a li
vello centrale e locale che presen
tano le migliori soluzioni innovati
ve in materia di organizzazione
del lauoro, uso di tecnologie, mo
dalita di erogazione dei seruizi,
semplificazione e snellimento di
procedimenti (escludendo le inno
vazioni puramente tecnologiche
qualora non ahhiano evidenti rica
dute suI piano dell'organizzazio
ne 0 sulla qualita dei prodotti 0

dei processi).
II patrimonio informativo cosi

acquisito viene classificato sulla
hase di alcuni elementi che riguar
dano, rispetto ai contesti di riferi
mento in cui si suiluppano Ie ini
ziatiue: l'attenuazione di un disa
gio dell'utente, l'incremento di effi
cienza delle prestazioni, 10 svilup
po di nuove fun.zionaiita, la tra-

sferibilita dei contenuti, la nume
rositd dei soggetti raggiunti, i ri
sultati ottenuti.

Le esperienze progettuali piu si
gnificative dal punto di vista inno
vativo vengono valorizzate con
l'attrihuzione di un -marcbio di
qualita- attestante il successo del
progetto e l'aderenza aile linee
evolutive nazionali ed internazio
nali.

Dall'ammontare delle schede
peruenute al centro del Catalogo
(418 a meta aprile 1998) e statu
possihilefare una prima classifica
zione dei progetti sviluppati dalle
amministrazioni nei diversi amhiti
territoriali. Si tratta comunque di
risultati molto parziali rispetto a
quelli che il sistema progettato po
tra fornire.

Tra i progetti catalogati si se
gnalano quelli rivolti alia creazione
di servizi polifunzionali e di tutela
dei diritti del cittadino ed inoltre
all'attivazione di servizi di assi
stenza per anziani, minori 0 porta
tori di handicap.

E interessante sottolineare che
il 56% dei progetti pervenuti per
segue l'ohiettivo del miglioramento
di un servizio ed ein maggioranza
destinato ai cittadini, mentre il
45% si riferisce alia erogazione di
un nuovo servizio ed e in massima
parte orientato aile imprese.

I progetti in esame sono rivolti
nel 64% dei casi allo suiluppo di
iniziative del tutto inedite e di atti
vita volte ad incrementare l'effi
cienza e l'efficacia delle prestazio
ni, mentre il 33% consiste in inter
venti di miglioramento dell'attiuita
ordinaria e di attenuazione dei di
sagi dell'utente .

Le amministrazioni locali e le
strutture periferiche dei ministeri si
sono rivelate le pii; sensibili, grazie
al diretto rapporto con I'utente e
all'immediato impatto con la reaIta
locale. Infatti circa i130% dei pro
getti pervenuti riguardava le uruta
periferiche dei ministeri e i136% le
amministrazioni comunali. Le ini
ziative catalogate sono risultate
spesso trasferibili, integralmente
(58%) 0 con qualche prohlema di
adattamento (27%), in contesti
analoghi.
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duale). La rete delle anagrafi potra poi essere
collegata con le altre banche dati della pubblica
amministrazione (Inps, Anagrafe Tributaria, Si
stema sanitario nazionale), per consentire il
flusso costante delle notizie relative alle varia
zioni anagrafiche, con la prospettiva di realizza
re 10 "sportello unico del cittadino". In tal mo
do, si punta a generalizzare ed uniformare ini
ziative ed esperienze sviluppate negli ultimi an
ni dagli uffici anagrafici di molte amministrazio
ni locali (cfr, il paragrafo: Collegamenti telema
tici e sportelli self-service nelle anagrafi cornu
naZi).

Una condizione importante per ilsuccesso
dei progetti innovativi richiamati e costituita
dall'evoluzione del quadro normativo, che nel
1997 ha interessato diversi aspetti di grande rilie
vo per l'informatizzazione della pubblica ammi
nistrazione. In particolare, la legge 59/1997, de
legando il governo a trasferire compiti dall'am
ministrazione centrale alle regioni ed agli enti 10
cali, ha reso necessari la reingegnerizzazione ed
il potenziamento dei sistemi informativi, al fine
di garantire il raccordo tra funzioni accentrate e
decentrate. Tale legge ha anche attribuito validita
e rilevanza a tutti gli effetti di legge agli atti e ai
documenti delle amministrazioni pubbliche
forniti con strumenti informatici e telematici,
con il riconoscimento della validita della firma
digitale.

Importanti appaiono anche le implicazioni
della legge 127/1997 - volta alla riorganizzazione
e alla semplificazione amministrativa ed al po
tenziamento dei procedimenti di decisione e di
valutazione dell'attivita amministrativa - e del
decreto legislativo 241/97, riguardante il com
plesso degli adempimenti relativi alle dichiara
zioni fiscali. Basti pensare che la trasmissione
telematica delle dichiarazioni dei redditi (a par
tire dal 1998 per i soli CAAF e dal 1999 anche
per i liberi professionisti) consentira al fisco di
ricevere i dati in modo immediato e in un for
mato informatico direttamente elaborabile.
Appare infine rilevante anche il decreto legisla
tivo di attuazione della legge 59/1997, approvato
dal Consiglio dei ministri nel febbraio 1998, che
prevede il passaggio ai comuni delle competen
ze in materia di catasto, e le funzioni in materia
di autorizzazioni e localizzazione degli impianti
produttivi. Per 10 svolgimento di queste funzio
ni, infatti, si prevedono l'istituzione di uno
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sportello unico presso gli stessi comuni e una
procedura estremamente semplificata, basata
sull'autocertificazione da parte dell'impresa. Lo
sportello unico perrnettera inoltre alle imprese
di interrogare una banca dati contenente infor
mazioni sugli adempimenti previsti dal regola
mento, l'elenco delle domande presentate e 10
stato di avanzamento nell'iter del provvedi
mento.

n processo di ammodernamento tecnologico e
organizzativo della pubblica amministrazione,
ispirato ad un modello sistemico e reticolare, ri
sulta dunque estremamente articolato e comples
so nelle sue linee strategiche e i risultati finora con
seguiti non sono facilmente riassumibili in poche
indicazioni di sintesi. Alcuni elementi in proposi
to si possono comunque estrarre dal Rapporto
sullo stato dell'informatizzazione nella pubblica
amministrazione nel 1996, presentato come ogni
anna dall'Aipa.

Nel corso del 1996, le amministrazioni pub
bliche hanno mostrato, in complesso, cornpor
tamenti conformi con le linee strategiche ela
borate dall'Autorita, assumendo iniziative che si
sono collocate in un disegno di ammoderna
mento dei sistemi informativi. n numero delle
postazioni di lavoro informatizzate e aumentato
di oltre il 50%, raggiungendo una copertura si
gnificativa del personale soprattutto nelle am
ministrazioni centrali (Tavola 9.1). Cia costitui
see un importante presupposto affinche le am
ministrazioni possano concentrarsi prioritaria
mente sul potenziamento dell'interoperabilita
e sulle applicazioni. Va considerato inoltre che
nel Piano triennale 1997-1999 l'Aipa fissava co
me obiettivo quello di una postazione ogni tre
dipendenti per l'anno 1997, una ogni due per
l'anno 1998. n valore medio effettivamente rag
giunto nel 1996 - pari a 0,34 postazioni di lavoro
per dipendente - sembra pertanto confortante,
in quanto raggiunge con anticipo l'obiettivo pia
nificato per il 1997, grazie ad un incremento del
26% rispetto al 1995 (0,27 postazioni di lavoro
per dipendente).

L'Aipa ha rilevato, infine, una riduzione dei co
sti di data entry (-43%), che costituisce un indizio
di maggiore utilizzazione di strumenti telematici
nella scambio di informazioni tra le amministra
zioni.
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Tavola 9.1 - Postazioni di lavoro e addetti informatici ne! settore pubblico - Anni 1995 e 1996

AMMINISTRAZIONI ENTI PUBI3LICI TOTALE
CENTRALI DELLO STATO ECONOMICI

ANNI ANNI ANNI

1995 1996 1995 1996 1995 1996

PC 72.743 125.455 36.976 46.480 109.719 171.935
Terminali 20.764 39.821 9.200 6.914 29.964 46.735

Totale postazioni di lavoro 93.507 165.276 46.176 53.394 139.683 218.670

Addctti informatici 11.146 19.442 .248 3.320 14.394 22.762

Fonte: Elaborazionc su dati Aipa

E stata varata, inoltre, la rete integrata tra Inps,
Inail e Ministero delle finanze, che fa uso di soluzio
ni tecnicamente sofisticate e da cui ci si aspetta un
effetto di volano per l'adeguamento delle altre reti
ormai obsolete della pubblica amministrazione.

L'Istat, in occasione del censimento intermedio
dell' industria e dei servizi del 1996, ha realizzato
una rete integrata tra i suoi uffici centrali e regiona
li e la rete delle Camere di Commercio provincia
li, al fine di consentire il data entry delle informa
zioni direttamente presso i centri di rilevazione,
con il controllo immediato dei dati registrati, e di
agevolare la consultazione degli archivi ammini
strativi per la verifica delle informazioni stesse.

Il Rapporto dell'Aipa evidenzia, pen), anche la
permanenza di situazioni di chi usura riguardo al
la piena adozione dell'architettura di cooperazio
ne della rete unitaria. Risulta ancora bassa - ri
spetto all'obiettivo della connessione in rete di
tutte le postazioni di lavoro della pubblica ammi
nistrazione prefissato nel Piano 1997/99 - l'inci
denza percentuale delle postazioni connesse,
che e pari a circa il 40% del totale per la rete loca
le e a circa il 30% per quella geografica; cia porta
ad utilizzare molte postazioni soprattutto per Ia
voro individuale, anche quando la soluzione pili
efficace e quella della condivisione e dello scam
bio di informazioni. Ridotti, se non del tutto ca
renti, sono l'utilizzazione delle reti informatiche
e l'utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni
nelle strutture direzionali e politiche delle ammi
nistrazioni. L'elevata presenza di terminali non
intelligenti ribadisce la difficolta di passaggio ai
sistemi distribuiti. La maggiore presenza di posti
di lavoro per dipendente nelle sedi centrali ri
spetto alle sedi periferiche conferma inoltre la
scelta di potenziare anzitutto il centro, nonostan-
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te la periferia costituisca normalmente l'interlo
cutore diretto dell'utente finale.

Analizzando l'impegno finanziario proposto dal
Piano triennale 1998-2000 per il Sistema informati
vo unitario (Tavola 9.2), va evidenziata una partico
lare concentrazione della spesa soprattutto sulle
stazioni di lavoro. Il picco degli investimenti annui
in tale direzione viene previsto per il 1999 (677 mi
liardi), anna entro il quale si punta all'obiettivo di
automatizzare due posti di lavoro ogni tre dipen
denti. Un ammontare annuo di 90 miliardi di lire e
previsto nel triennio per la reingegnerizzazione dei
processi; la Rete unitaria, infatti, costituisce anche
un importante strumento per migliorare e rivede
re i procedimenti amministrativi ed i processi ope
rativi che li traducono in attivita concrete. Da rileva
re, infine, il sempre maggiore impegno di spesa
previsto per i nuovi servizi cooperativi, che sem
bra necessario al fine di realizzare l'integrazione tra
Ie basi di dati preesistenti delle singole amministra
zioni, a tutto vantaggio dell'efficacia e dell'efficienza
della pubblica amministrazione.

9.2 Le reti telematiche

9.2.1 Collegamenti telematici e sportelli
self-service nelle anagrafi comunali

Gli uffici anagrafici rappresentano uno dei
principali punti di contatto tra il comune e il citta
dino. Essi sono fortemente interessati nel proces
so di informatizzazione della pubblica ammini
strazione, sia per conseguire una gestione pili effi
ciente degli archivi, sia per fronteggiare in modo
pili adeguato la consistente domanda di certifica
zioni da parte dei cittadini, seppure ad essa abbia
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Tavola 9.2 - Impegni finanziari per it Sistema informativo unitario nel piano triennale dell'Aipa
1998-2000 (milioni di lire)

AREA DI ANNI
INTERVENTO 1998 1999 2000 1998-2000

INVESTIMENTO
Stazioni di lavoro 503.000 677.200 201.800 1.382.000
Adeguamento potenza elaborativa 62.200 84.800 57600 204.600
Porte di rete e interoperabilita 11500 0 0 11.500
Porte applicative 5000 0 0 5.000
Reingegnerizzazione processi 90.000 90.000 90000 270.000
Recupero qualita basi dati 4.500 4.500 4.500 13.500
Evoluzione applicazioni 58.800 82.800 62.000 203.600
Nuovi servizi cooperativi 48800 62.500 115.500 226.800

Totale 783.800 1.001.800 531.400 2.317.000

GESTIONE

Conduzione nuovi posti di lavoro 182.300 329.500 472.100 983.900
Servizio di trasporto 0 240.000 240.000 480.000
Centro di assistenza 15.300 22.100 26.500 63.900
Porte applicative 0 1.500 2000 3.500
Reingegnerizzazione processi 0 3.000 12.000 15.000
Evoluzione applicazioni 0 2.500 6.000 8.500
Nuovi servizi cooperativi 0 0 5.000 5.000
Formazione 25.000 25.000 15.000 65.000
Assistenza 220.500 446.700 500.500 1.167.700

Totale 443.100 1.070.300 1.279.100 2.792.500
Totale generale 1.226.900 2.072.100 1.810.500 5.109.500

Finanziamenti gia compresi nei piani 600.000 750.000 600.000 1.950.000
delle ammin. centrali dello Stato

Finanziamenti per la rete (D.L. 307/96) 100.000 100.000
Quota da finanziare 526.900 1.322.100 1.210.500 3.059.500

Fonte: Aipa

apportato sollievo una diffusione via via pili ampia
nel tempo di procedure di autocertificazione. Le
esigenze risultano particolarmente avvertite nei
comuni di grandi e medie dimensioni, nei quali le
code agli sportelli e la mobilita individuale indotta
da necessita burocratiche rappresentano non di
rado motivi di insoddisfazione nei confronti del
servizio pubblico e comunque aggravano i pro
blemi connessi agli spostamenti sul territorio.

Alcuni elementi significatividel carico burocra
tico in materia anagrafica possono essere desunti
da un'indagine realizzata dall'Ancitel nel marzo
1996. In particolare, e emerso che ogni sportello
anagrafico serve in media circa 5.000 cittadini,
producendo oltre 8.000 certificati all'anno, che
nell'Italia meridionale si producono pili certificati
per abitante che in quella settentrionale (2 contro
1,2); che nei capoluoghi di minore dimensione
demografica si producono pili certificati per abi
tante che in quelli grandi 0,6 contro 1,2).

La considerevole mole della produzione certifi
cativa delle anagrafi puo essere in buona parte
ascritta al fatto che, nonostante la legge 241/90 at-
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tribuisca al responsabile del procedimento am
ministrativo l'onere di acquisire d'ufficio 0 presso
un'altra amministrazione fatti, stati e qualita del cit
tadino interessato dallo stesso procedimento, in
realta i medesimi uffici continuano a richiedere al
cittadino la presentazione di certificati. Secondo la
stima effettuata dall'Ancitel, i circa 100 milioni di
certificati anagrafici all'anno rilasciati ai cittadini in
tutta Italia hanno per destinatari finali, in primo
luogo, gli uffici centrali della pubblica amministra
zione e gli enti pensionistici e previdenziali (ri
spettivamente per il 22,1% e il 18 %), seguiti da
scuola e universita 04,3%), aziende fornitrici di
servizi (Enel, Telecom, Ferrovie ed altri, con il
10,7%) ed enti locali (9,8%). Solo il 20% dei certifi
cati vengono richiesti per uso privato (banche, as
sicurazioni, aziende private, altri impieghi).

Nell'attesa che l'autocerficazione diventi real
mente un modo corrente di rapportarsi tra citta
dino e pubblica amministrazione, il miglioramen
to del servizio di rilascio di certificazioni anagrafi
che richiede non solo di rendere pili articolati e
flessibili gli orari di apertura degli sportelli secon-
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do le esigenze dell'utenza, rna anche di favorire le
condizioni di accesso alle informazioni contenute
negli archivi anagrafici, mediante l'ausilio di tecno
logie informatiche. Nell'ambito delle esperienze
innovative realizzate dalle amministrazioni locali
emergono due linee di sviluppo: il collegamento
telematico con archivi di altri enti e la creazione di
sportelli self-service distribuiti sul territorio.

11 collegamento in rete con archivi di altri enti
pubblici e stato realizzato, negli ultimi anni, pres
so molti uffici anagrafici informatizzati, con
l'obiettivo di facilitare la raccolta, l'elaborazione e
l'accesso alle informazioni in essi contenute,
estendendone la proprieta a diverse amministra
zioni, evitando in tal modo duplicazioni di inter
vento, riducendo i costi e migliorando il servizio.
In genere, il collegamento riguarda l'interrogazio
ne della banca dati anagrafica da parte degli altri
enti (e non necessariamente il contrario), consen
tendo alla pubblica amministrazione di acquisire
le informazioni necessarie senza utilizzare il citta
dino come "fattorino".

Alcuni comuni hanno sviluppato un servizio an
cora pili articolato, introducendo uno sportello inte
grato che diventa l'interfaccia per 10 scambio
d'informazioni con gli enti pubblici e con Ie societa
erogatrici di servizi (Enel, Telecom, Azienda munici
pale del gas, ecc.) callegati in rete can l'anagrafe co
munale, con notevole risparmio di tempo e denaro
per i cittadini e per la pubblica amrninistrazione

Quanto alle postazioni anagrafiche self-service,
sono evidenti i vantaggi che derivano dalla loro di
stribuzione in diversi punti del territorio comuna
le e dall'operativita 24 ore su 24. Esse sono collo
cate prevalentemente presso sportelli bancari
esterni e consentono l'accesso non solo alle certi
ficazioni anagrafiche, rna anche - in diversi casi 
alle certificazioni di stato civile per i non residenti
(ad esempio, certificati di nascita 0 di matrimo
nio) e ad altre funzioni, quali il pagamento dei tri
buti comunali, delle rette scolastiche e delle multe
elevate dai vigili urbani.

La diffusione di queste applicazioni innovative
procede di conseguenza al processo di informa
tizzazione degli uffici anagrafici e quindi riflette la
considerevole difformita tra i comuni quanta a in
troduzione di nuove tecnologie. Secondo l'Anci
tel, nel marzo 1996, su 71 capoluoghi di provincia
rilevati, 37 avevano le anagrafi completamente
informatizzate, 19 parzialmente informatizzate ed
altri 15 stavano procedendo alla ristrutturazione 0
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alla progettazione delle procedure di automazio
ne. La situazione risulta in rapida evoluzione. Un
quadro pili aggiornato e completo sara disponibi
le nei prossimi mesi, grazie alla prima indagine uf
ficiale su questa materia, realizzata dall'Istat in col
laborazione con l'Aipa e attualmente in corso di
svolgimento.

Limitatamente ai collegamenti telematici esterni
e alle postazioni self-service, alcune informazioni
sono state raccolte nel corso dell'indagine esplora
tiva sulle reti telematiche, effettuata dall'Istat nel
periodo 15 febbraio - 15 marzo 1998 (Tavola 9.3).
In particolare, su 103 comuni capoluogo di provin
cia oggetto dell'indagine, 75 risultano avere uno
sportello anagrafico collegato in rete con altri enti.
Dall'esame dei risultati emerge che il collegamento
telematico riguarda in primo luogo Ie forze dell'or
dine (60 capoluoghi), l'Inps (57 comuni) e gli Uffici
giudiziari (53 comuni); seguono altri enti, quali le
societa concessionarie per la riscossione dei tribu
ti, la Motorizzazione civile, le Universita, l'Enel ed
altre aziende erogatrici di servizi.

Per quanto concerne le postazioni anagrafiche
self-seruice, esse sono state rilevate in 41 comuni
capoluogo; in particolare, risultano presenti in 8
dei 10 maggiori comuni (fanno eccezione Milano e
Napoli). Dalla ricognizione e emersa, inoltre, una
tendenza all'aumento di tale modalita di accesso
alle informazioni anagrafiche: in 12 capoluoghi, in
fatti, se ne prevede l'attivazione in tempi brevi.

9.2.2 La sanita in rete: i centri unificati di
prenotazione

La gestione delle prenotazioni rappresenta un
aspetto rilevante della qualita del servizio sanitario.
La dislocazione territoriale degli sportelli ed i loro
orari di apertura, la possibilita di pagare il ticket
contestualmente con le prenotazioni, di effettuare
prenotazioni telefoniche, i tempi di fila allo sportel
10 e quelli di attesa per l'erogazione delle prestazio
ni costituiscono altrettanti aspetti di una realta con la
quale il cittadino-utente si deve confrontare nel mo
mento, spesso delicato, di espressione della do
manda sanitaria. Una risposta innovativa in questa
materia, introdotta negli ultirni anni in molte realta
locali, riguarda l'istituzione di un centro unificato di
prenotazione (CUP), vale a dire di un'apposita strut
tura informatizzata per la gestione delle prenotazio
ni di prestazioni e servizi, erogati da diverse unita
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Tavola 9.3 - Uffici anagrafici dei comuni capoluogo di provincia collegati in rete con altri enti e dotati
di postazioni self-service per ripartizione geografica - Marzo 1998

RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud
Isole

Itafia

Uffici collegati
in rete con altri enti

19
22
9

14
11

75

UfIiei con
postazioni self-service

9
15
9
5
3

41

Totale comuni
capoluogo di provincia

24
22
21
23
13

103

Fonte: Istat, Indagine esplorativa sulle reti telematiche

specialistiche operanti nei presidi ospedalieri e PO
liambulatoriali. Tale modalita organizzativa si pro
pone di razionalizzare l'incontro tra domanda ed
offerta sanitaria, attraverso una specializzazione del
la funzione distributiva; dal lato dell'utente, cia do
vrebbe comportare la possibilita di prenotare at
traverso un unico sportello un pili ampio ventaglio
di visite mediche, analisi ed accertamenti diagnosti
ci nonche, eventualmente, di scegliere tra diverse
opzioni; dal lato dell'offerta, invece, un sistema
informativo relativo alle liste d'attesa si pone come
utile strumento per il controllo di gestione nelle
Aziende sanitarie locali ed in quelle ospedaliere.

L'istituzione dei CUP viene contemplata anche
nel decreto del Ministero della sanita del 15 otto
bre 1996, che stabilisce un insieme di indicatori
per la verifica della qualita dei servizi e delle pre
stazioni sanitarie ed attribuisce alle Aziende sanita
rie ed ospedaliere il compito di trasmettere le re
lative informazioni, anche se un quadro informati
vo esauriente su questa materia non risulta a
tutt'oggi disponibile.

La recente riorganizzazione del Servizio sanita
rio nazionale, con l'aziendalizzazione e l'accorpa
mento delle USL e la creazione di Aziende ospe-

daliere autonome, ha determinato un forte impat
to anche sui sistemi di prenotazione, ponendo
l'esigenza di adattare ai nuovi contesti gestionali e
territoriali le soluzioni precedentemente adottate
dalle singole USL e innescando in molte realta
processi di trasformazione ancora in corso.

Alcuni elementi utili per cogliere 10 stato di evo
luzione dei centri unificati di prenotazione sanitaria
sono stati raccolti nell'ambito dell'indagine esplo
rativa sulle reti telematiche, condotta dall'Istat fra
febbraio e marzo 1998. L'attenzione si e indirizzata,
in particolare, a verificare l'esistenza di CUP orga
nizzati attraverso una rete territoriale di sportelli
collegati tra loro in via telematica. L'indagine ha ri
guardato le Aziende sanitarie aventi sede nei 103 ca
poluoghi di provincia; non sono state prese in esa
me, invece, Ie Aziende ospedaliere, i cui centri di
prenotazione (ove esistenti) sono generalmente
organizzati in forma accentrata presso la sede del
presidio, anche se non mancano esempi di CUP
ospedalieri che collegano diversi presidio

Come si vede nella Tavola 9.4, i centri unificati
di prenotazione risultano presenti in Aziende sa
nitarie di 72 capoluoghi di provincia. In 62 di essi,
si tratta di reti di sportelli distribuiti nel territorio;

Tavola 9.4 - Comuni capoluogo di provincia per presenza e copertura territoriale dei centri unificati
di prenotazione (CUP), per ripartizione geografica - Marzo 1998 (a)

CUP COPERTURA TERRITORIALE Totale comuni
RIPARTIZIONI DEI SERVIZI PRENOTABILI capoluogo
GEGRAFICHE sportelli sportello Totale Sovracomunale Comunale di provincia

callegati in rete centralizzato

Nord-ovest 21 3 24 22 2 24
Nord-est 17 1 18 15 3 22
Centro 15 2 17 11 6 21
Mezzogiorno 9 4 13 10 3 36
ltalla 62 10 72 58 14 103

Fonte: Istat, Indagine esplorativa sulle reti telematiche
(a) Dato riferito solo aile Aziende USL
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la ramificazione supera, in molti casi, i confini del
comune capoluogo, mentre nelle grandi citta si
registra la presenza di reti subcomunali di CUP,
delimitate dai peculiari confini amministrativi del
le Aziende USL ivi operanti. In sette comuni, inve
ce, il CUP e organizzato in modo accentrato. An
che nella dislocazione territoriale delle unita ero
gatrici sembra piuttosto diffuso il coinvolgimento
di strutture poliambulatoriali e ospedaliere ope
ranti in diversi comuni (58 casi); in 14 capoluoghi,
invece, l'offerta sanitaria gestita dal CUP si con
centra nel solo comune. Infine, il quadro naziona
le appare caratterizzato da una presenza presso
che generaiizzata dei CUP nell'Italia centro-setten
trionale (59 capoluoghi su 67), a cui fa riscontro un
ritardo non trascurabile nel Mezzogiorno, dove
tali strutture risultano operanti solo in 13 capoluo
ghi su 36.

Per una migliore interpretazione di questi dati,
occorre aggiungere che la situazione appare in
continua evoluzione, dal momenta che in diver
se zone i progetti per l'istituzione del CUP sono
in corso di attuazione, in taluni casi anche nel qua
dro di iniziative regionali (Molise, Basilicata), In
altre realta, invece, si registrano processi di svi
luppo territoriale dei CUP esistenti, tendenti alla
creazione di una rete provinciale 0 metropolita
na di punti di prenotazione. Una linea di tenden
za abbastanza diffusa, sia nelle realta pili consoli
date sia nei pili recenti progetti, riguarda, inoltre,
il collegamento telematico delle farmacie con il
sistema di prenotazione; rilevato gia operante in
21 capoluoghi di provincia, esso riveste una gran
de importanza per favorire l'accesso ai servizi,
grazie alla maggiore capillarita territoriale e ai pili
prolungati orari di apertura. Accanto alle farma
cie, e stato sperimentato un altro tipo di "nodo"
della rete, costituito dai medici di base: esso, pe
raltro, e al centro dei progetti di sviluppo di mol
te reti CUP, dato che potrebbe costituire l'infra
struttura per 10 scambio telematico di cartelle
cliniche e protocolli terapeutici con la medicina
specialistica.

L'efficienza e l'efficacia dei CUP non dipendo
no, pen), soltanto dal numero e dalla distribuzio
ne degli sportelli, rna anche dalla consistenza delle
risorse sanitarie effettivamente prenotabili attra
verso essi. Da questo punto di vista, la situazione
appare fortemente eterogenea. L'incremento del
le risorse da gestire attraverso il centro di preno
tazione sembra essere un punto cruciale per ren-
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derepiu semplice, trasparente ed efficace il rap
porto tra cittadino e sistema sanitario. Nelle espe
rienze pili avanzate, si e riscontrato che tale obiet
tivo viene perseguito non solo all'interno delle
Aziende USL, rna anche attraverso l'integrazione
nel sistema di prenotazione dell'offerta
dell'Azienda sanitaria locale e di quella delle Azien
de ospedaliere presenti nel territorio. In talune
realta, inoltre, sono state avviate le prime forme di
coinvolgimento della sanita privata convenzionata
e si prevede di utilizzare la rete CUP come infra
struttura per l'accesso ad altre tipologie di risorse
sanitarie, come i servizi di assistenza alla persona
(assistenza domiciliare, teleassistenza, trasporto in
ambulanza privata) ed i servizi di solidarieta
(scarnbio di prestazioni di volontariato).

9.2.3 Le reti civiche

Le caratteristiche di base di una rete civica
sono:

- l'utilizzo e l'offerta alla comunita di un mezzo
di comunicazione telematico;

- la circolazione di informazione di interesse
collettivo;

-la condivisione di un medesimo ambito terri
toriale.

L'obiettivo di tale strumento e, pertanto, quello
di avvicinare (virtualmente) il cittadino, rna anche
l'impresa, al fornitore di servizi di pubblico interes
se e in primo luogo alla pubblica amministrazione
locale. Tuttavia una rete e un'opportunita di comu
nicazione tra gli attori che vi operano, da rapidita
nella scambio dei flussi informativi e agevola i per
corsi decisionali; di conseguenza, ha il potere di av
vicinare tra di loro anche i diversi nodi che rappre
sentano la pubblica amministrazione nel territorio.

Nel nostro Paese, le esperienze di attivazione di
servizi telematici da parte degli enti pubblici loca
li sono state numerose negli anni pili recenti. Si ri
scontrano quattro tipologie differenti:

- un servizio di telematica civica, ovvero uno
strumento di supporto alla partecipazione attiva
dei cittadini al dibattito pubblico, nonche di for
nitura di servizi reali ai cittadini;

- un servizio informativo, orientato a fornire
informazioni utili a livello locale;

- un servizio di promozione turistica della citta,
- un servizio di promozione rivolto ad investi-

tori ed aziende esterni all'ambito locale.
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Come si vede, il modello di riferimento della
rete civica viene applicato solo nel primo casa,
mentre negli altri, molto pili diffusi sul territorio,
l'aderenza ad esso e parziale.

Dal punto di vista tecnico, nelle esperienze ita
liane di rete civica emergono due soluzioni diffe
renti:

- il sistema orientato ad Internet, aperto all'inte
ra rete (un esempio che ha riscosso riconosci
menti, anche internazionali, e costituito dalla rete
"Iperbole" del Comune di Bologna);

- il sistema che forma un network a se stante
circoscritto alIa realta locale, che si avvale di una
rete BBS (come la rete civica milanese e il servizio
Onfre di Desenzano sul Garda).

Va detto che la soluzione orientata ad Internet
e nettamente preponderante nei numeri, per ra
gioni economiche, rna anche per la maggiore at
trazione che il mezzo suscita. Una rilevazione ag
giornata al marzo 1998 delle presenze in Internet
degli enti locali e stata svolta nell'ambito dell'inda
gine esplorativa sulle reti telematiche, utilizzando
come base informativa per un riscontro incrocia
to i diversi siti che si occupano del fenomeno del
le reti civiche (Tavola 9.6). Complessivamente, ri
sultano disporre di un sito Internet 623 comuni su
8.102 (7,7%), di cui 94 capoluoghi di provincia su

9. RETI E RISORSE A SOSTEGNO DEL CITTADINO

103 (oltre 91%); le province che hanno attivato un
proprio sito sono, invece, 34 su 103 (33%). In
realta, il numero di siti che forniscono reali servizi
ai cittadini e assai inferiore. Infatti, anche se va sot
tolineata una forte spinta evolutiva in direzione
dell'arricchimento qualitativo della presenza delle
amministrazioni locali sul web, non si puo ignora
re che molte iniziative sono spesso rimaste allo
stato embrionale, condizionate dalla limitatezza
degli investimenti e talora dalla mancanza di moti
vazioni strategiche che andassero oltre la mera ri
cerca di immagine.

Le tipologie di servizi che si possono trovare
nei siti maggiormente caratterizzati come reti civi
che riguardano diversi aspetti. Una prima area si
gnificativa concerne le informazioni utili ad agevo
lare il rapporto tra amministrazione e cittadini:
orari degli uffici, organigramma dell'ente, notizie
sulle modalita per ottenere un certificato, moduli
stica acquisibile sull' home computer, rna anche - in
alcune esperienze pili evolute - accesso persona
lizzato alle banche dati sui procedimenti ammini
strativi, in materie che coinvolgono fortemente
un'utenza di tipo professionale (ad esempio, le li
cenze edilizie). Vi sono, inoltre, i servizi di posta
elettronica, attraverso i quali i cittadini possono
contattare gli amministratori: una modalita che,

Tavola 9.6 - Province e comuni presenti in rete con siti Internet per regione - Marzo 1998 (a)

COMUNI

PROVINCE CAPOLUOGO Dr
REGIONI PROVINCIA ALTRI

con siti con siti con siti
Internet Totale Internet Totale Internet Totale %

Piemonte 7 8 8 8 42 1.201 3,5
Valle D'Aosta 0 1 1 1 2 73 2,7
Liguria 2 4 4 4 80 231 34,6
Lombardia 7 11 11 11 45 1.535 2,9
Veneto 5 7 7 7 45 573 7,9
Trentino-Alto Adige 2 2 2 2 8 337 2,4
Friuli-Venezia Giulia 3 4 3 4 4 215 1,9
Emilia-Romagna 7 9 9 9 20 332 6
Toscana 5 10 10 10 70 277 25,3
Umbria 1 2 2 2 6 90 6,7
Marche 3 4 4 4 20 242 8,3
Lazio 1 5 4 5 21 372 5,6
Abruzzo 1 4 2 4 7 301 2,3
Molise 1 2 1 2 3 134 2,2
Campania 1 5 4 5 35 546 6,4
Puglia 2 5 4 5 29 253 11,5
Basilicata 1 2 2 2 12 129 9,3
Calabria 2 5 4 5 37 405 9,1
Sicilia 5 9 8 9 32 381 8,4
Sardegna 1 4 4 4 11 372 3
Italia 57 103 94 103 529 7.999 6,6
Fonte: Elaborazione su dati RUR, Publinet, Ancitel e Citra invisibile, rilevati nei relativi siti Internet
(a) Esclusi i comuni che si sana consorziati per attivare un situ Internet

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 1997 361



LA SITUAZIONE DEL PAESE

Le associazioni in rete civica
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Le reti telematiche sana state
definite il medium piu adatto per
le attiuita senza fine di lucra. La
possibilita di stabilire una con
nessione diretta fra promotori
ed utenti in uno spettro di azione
globale costituisce infatti un ter
reno ideaIe per la diffusione di
queste attiuita can urt'intensitd e
uarietd di modalitd altrimenti im
pensabili.

La trasuersalita tipica del fe
nomeno associativo troua peral
tro nella rete il suo riflesso. I si
ti che mettono a disposizione nel
propria spazio web una finestra
dedicata - con varie modalita 
al volontariato sana molti e di
varia natura. Fra questi trovia
mo pagine di quotidiani di larga
diffusione, di partiti, di varie or
ganizzazioni. Sempre pii; diffusi
sana poi gli spazi appositamen
te ideati e strutturati per fa rn ire
in rete un servizio di intermedia
zione e consulenza aile attiuita
associative, a volte realizzati in
cooperazione dai principali sog
getti che operano a livello nazio
nale in quest'ambito.

Di particolare interesse e I'of
ferta sempre crescente di seruizi
in rete nell'ambito dell'assisten
za aile categoriePiil deboli della
popolazione, spesso organizza
ti anch 'essi su lavora volontario
(si veda ad esempio il sito VO
LONTARIATO). E da sottolineare
la creatioitd can cui in quest'am
bito vengono individuate e realiz
zate nuove iniziative (si veda co
me esempio il sito HANDIMATI-

CA, sistema informativo dedica
to interamente ai portatori di
handicap) e cia a conferma di
quanta accennato pii; sopra cir
ca le potenxialita e gli stimoli
che il mezzo telematico ha offer
to ed offre nella sviluppo di que
sta settore.

Una necessitd intrinseca
all 'attiuitd associatiua, special
mente nel campo del volontaria
to sociale, e tuttavia quella di
stabilire una connessione forte
con le realtd locali. La rete ciui
ca rappresenta in questa sensa
il medium piu adatto alia diffu
sione piu efficace della lora
azione. La presenza in rete di un
punta di riferimento istituzionale
della comunitd organizzata nel
terri torio (prevalentemente il co
mune, ma anche la provincia a

altro ente intermedio), costitui
see infatti per gli operatori e per
gli utenti nel campo dell'associa
zionismo la sede piu naturale
dove trovare informazioni, riferi
menti, idee, opportunita di colle
gamento e cooperazione. Unafi
nestra in questa spazio offre un
servizio di importanza strategi
ca per il rafforzamento e la dif
fusione delle reti di solidarietd
telematica, le quali, non a caso,
hanna registrato il lora sviluppo
in concomitanza col diffondersi
delle reti civiche in tutto il terri
torio nazionale.

Una ricognizione effettuata
presso tutti i siti dei capoluoghi
di provincia presenti in rete e di
alcune altre reti ctuicbe di un cer-

to interesse individuate su se
gnalazione dell 'Osseruatorio
sulle reti civiche (consultabile
all'interno del sito dell'associa
zione Cittd Invisibile) ha rivelato
una presenza diffusa di un servi
zio di questa tipo soprattutto nel
Centro Italia, ed in particolare in
Emilia-Romagna, Toscana e
Marcbe, tre regioni dove eparti
colarmente diffusa la presenza
in Internet degli enti locali e dove
e anche particolarmente alta la
qualitd dei servizi offerti da gran
parte di essi.

La differenziazione attual
mente esistente nella struttura
zione dei siti delle reti civiche
sta peraltro alia base della va
rietd delle opportunitd offerte.

Il madelia base di servizio
messo a disposizione nella quasi
totalita dei siti analizzati e la
predisposizione di uno spazio
entro cui rendere consultabile un
elenco di associazioni di varia
natura, con possibilitd di effettua
re un link a al sito a all'e-mail
corrispondenti. La quantitd e ti
pologia degli organismi presenti e
varia e non ovunque strutturata in
forma organizizata; in molti degli
elenchi analizzati, soprattutto
dove questa funzione risulta ap
pena abbozzata, con vivona se
gnalazioni di auiuita associative
le piic disparate (dai gruppi spor
tivi ed amatoriali can interessi 10

cali, aile organizzazioni naziona
li ed internazionali quali l'Unicef).

Le proposte piu interessanti
nella strutturazione delle fine-
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stre possono essere trovate an
cora una volta nel Centro Nord,
dove probabilmente una espe
rienza pii; consolidata di pre
senza in rete permette un salto
di qualitd anche nei servizi of
ferti in questambito, Piu diffusa

in Emilia-Romagna, ma presente
anche in siti particolarmente
-importanti- per la loro qualita,
come quelli di San Donato Mila
nese, Firenze e Roma, el'offerta
alle associazioni di uno spazio
nel server della rete civica. In
questa caso gli ospiti struttura
no e gestiscono autonomamente
la propria comunicazione con gli
utenti, spesso con l'assistenza
tecnica da parte degli stessi
ospitanti.

Una seconda forma di servi

zio, meno diffusa ma partico
larmente interessante sia per

gli operatori del settore sia per

chi effettua attiuitd di ricerca in

quest 'ambito, e la costruzione

di un vero e proprio sistema
informatiuo contenente, oltre

ad indirizzi e riferimenti, anche

banche dati, strumenti normati-

vi, classijicazione tematica del

le attiuitd associative, tale da
consentire una confortevole na

vigazione agli interessati a va
rio titolo (si veda in particolare

I 'Osservatorio politiche sociali

e volontariato della rete civica
di Venezia, ma anche l'URP di

Trieste 0 la rete civica del co
mune di Ferrara).

Tavola 9.7 - Comuni capoluogo di provincia con siti Internet che ospitano
pagine web sull'associazionismo per regione - Marzo 1998

siti Internet di cui con
REGIONI dei comuni pagine web

capoluogo sull'associaziorusmo

Piemonte 8 2
Valle D'aosta 1
Liguria 4
Lombardia 114
Veneto 7 3
Trentino-Alto Adige 21
Friuli-Venezia Giulia 31
Emilia-Romagna 97
Toscana 10 6
Umbria 2
Marche 4 4
Lazio 4 1
Abruzzo 2 1
Molise 1
Campania 4
Puglia 4 2
Basilicata 2 1
Calabria 4
Sicilia 8 3
Sardegna 4

ltalia 94 36

Fonte: Istat, Indagine esplorativa sulle reti telematiche
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Internet: Ie famiglie nella rete

Tavola 9.5 - Famiglie con dlsponlbilita di un PC e/o di un acces
so a Internet secondo alcune caratteristiche della
persona di riferimento - Anno 1997 (dati percentuali)

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana, Anno 1997

CARATTERISTICHE DELLA PERSONA OJ RIFERIMENTO

25,0 3,7

Nord e del Centro (ira il 18% e it
19% delle famiglie) e minimi nell'Ita
lia insulare 01%).

Analogamente, la disponibiliu: di
un accesso Internet va dal 3,3% del
Centro all'l% delle Isole.

Tuttauia, una parte di questa ua
riabilita territoriale e it riflesso di
una diuersa presenza di grandi e
piccoli comuni nelle diverse parti del
Paese. Gli accessi alla rete Internet
(rna anche la stessa disponibilita di
un PC) sono infatti prevalentemente
diffusi nei grandi comuni e nelle aree
urbane. Si passa da 3,8% di famiglie
con accessi Internet delle aree me
tropolitane allo 0,8% nei comuni piil
piccoli (fino a 2.000 abitanti).

I divari sociali, cosi come quelli
territoriali, sono molto elevati al pun
to che si PUG parlare fino ad oggi di
una risorsa ancora marcatamente
elitaria.

Se questa strumentazione deve
fornire risposta a problemi di conge
stione nella trasmissione delle infor
mazioni e snellimento delle pratiche
burocratiche, a tutt'oggi non pUG che
farlo in misura limitata e soprattutto
concentrata su di un segmento di
uteriza molto selezionato.

3,8
2,3
0,8
1,4
1,9
3,2

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

5,7

6,0

Famiglie
con accesso ad

Internet
Famiglie
con PC

DOMINI TERRITORIAL!

18,5
18,4
10,2
15,3
17,0
18,5

36,0

35,0

RIPARTIZIONI TERRITORIAI.I

18,4
18,1
19,3
14,4
11,1

Diplomato 0 laureato

Comuni centro dell Iarea metropolitana
Periferia dell'arca metropolitana
Fino a 2.000 abitanti
Da 2.000 a 10.000 abitanti
Da 10.001 a 50.000 abitanti
50.001 abitanti e pili

Occupato

Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud
Iso1e

Dirigente 0 direttivo

mentre nello stesso periodo la ere
scita registrata in altri paesi europei
piu avanzati e stata naturalmente
molto piu lenta. A titolo indicativo si
pUG ricordare che i web-server sono
passati nel nostro Paese da 4,500 a
14.000 da11996a11997.

La limitata diffusione di questi
strumenti e anche la conseguenza
del basso livello di aljabetizzazio
ne informatica in Italia. Alla scarsa
diffusione co rrisponde peraltro
una elevata concentrazione in par
ticolari fasce di popolazione e
aree territoriali. Sia la disponibilitd
del computer che l'utenza Internet
si trovano fortemente addensate
tra Ie famiglie in cui la persona di
riferimento egiovane, diplomata 0

laureata, occupata, in posizione
professionale elevata.

Esiste inoltre un 'evidente spro
porzione a livello territoriale tra le
dotazioni "informatiche" delle [ami
glie del Centro-Nord e quelle del Me
ridione, che peraltro si riflette nei dif
ferenziali territoriali di offerta dei
servizi attraverso questa canale
(cfr. ilparagrafo. Le reti telematiche)

La disponibilita di un PC raggiun
ge i livelli massimi nelle zone del

Le nuove modalita di comunica
zione tramite rete consentono un mi
glioramento e potenziamento dei
servizi offerti al cittadino. La rete 0.1
fre tuttavia una ulteriore casta gam
ma di possibilita, che vanno dalla
cattura di informazioni su qualsiasi
argomento, alla possibilita di effet
tuare acquisti, prenotazioni, gestione
del conto corrente, investimenti, co
municazione audio-video a costi
estremamente contenuti, fino alla ri
cerca di lavoro.

Secondo molti punti di vista que
sto strumento si configura come una
risorsa strategica per combattere
aree di inefficienza nella fornitura
dei servizi, ma anche come uno stru
mento flessibile per gli individui e le
famiglie nell'accesso a nuovi servizi
e opportunita di crescita.

Tuttavia 10 sforzo di automazio
ne delle amministrazioni pubbliche e
il loro impegno nella telematica non
sono ancora collocati in un contesto
ricettivo adeguato. Gli utenti in grado
di accedere a queste nuove rnodalita
di servizio sono solo gli utenti "at
trezzati", cioe le persone che di
spongono di un personal computer e
di un collegamento Internet.

Una prima analisi (Tavola 9.5)
mette in luce che la disponibilitd di un
computer e I'accesso a Internet sono
ancora largamente minoritari tra le
famiglie italiane e presentano carat
teristiche decisamente elitarie.

Circa il 17% delle famiglie italia
ne dispone di un personal computer
e solo il 2,3% di un accesso a Inter
net. L'indice di penetrazione di Inter
net nelle famiglie che hanno un PC e
dunque di circa iI13%, mentre in al
tri paesi europei emolto piu alto (nel
Regno Unito e 4,5 volte quello
dell'Italia, in Francia 3,5 volte).

La diffusione delle dotazioni
informaticheper lefamiglie in Italia e
stata molto piil lenta rispetto agli
Stati Uniti, che rimangono il paese
leader in questa settore, e anche ri
spetto alla media dei paesi europei.
Si evidenzia quindi un ritardo
nell'adeguamento della diffusione
della dotazione telematica e, tutta
via, una rapidissima crescita negli
anni piu recenti. Secondo stime
dell'EITO (European Information Te
chnology Observatory) nell'arco di
un anna (dal '96 al '97) ilparco uten
ti di Internet in Italia eraddoppiato,
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secondo alcuni commentatori, potrebbe prefigu
rare un superamento dei meccanismi della demo
crazia rappresentativa, ma che allo stato attuale
comporta soprattutto alcuni vantaggi pratici per
raggiungere direttamente il sindaco e gli assessori.
Appaiono infine rilevanti le sezioni dei siti degli
enti locali finalizzate a promuovere nuove forme
di partecipazione civica , in qualche modo riassu
mibili nel concetto della "piazza elettronica": dai
gruppi di discussione istituiti su problematiche e
interessi locali (spesso in relazione agli atti delibe
rativi fondamentali del governo locale), alle ban
che dati (sulla formazione, il lavoro, gli appunta
menti pubblici, ecc.), fino agli spazi elettronici au
togestiti da associazioni, gruppi e scuole (cfr. il
box: Le associazioni in rete civica)

Una problematica cruciale per 10 sviluppo delle
reti civiche concerne le condizioni di accesso of
ferte agli utenti potenziali, e in primo luogo ai citta
dini residenti. Limitando l'analisi ad alcune delle
esperienze pili mature, si puo riscontrare l'ampia
eterogeneita delle impostazioni adottate. La solu
zione pili "aperta" e quella del Comune di Bologna,
che fornisce una connessione Internet gratuita (con
una quota d'ingresso, a partire dal 1998) ai residenti
che richiedono un'utenza nella rete civica Iperbole.
Con questa scelta, si e inteso conseguire la pili am
pia diffusione del mezzo, stimolando al contempo
le attivita economiche a livello locale connesse con
le tecnologie di telecomunicazione; i risultati sono
significativi, dato che in una citra' di circa 400.000
abitanti, 12.000 sono collegati ad Internet tramite la
rete civica, 11.000 tramite l'universita e 11.000 tra
mite providerCi fornitori di servizi Internet) priva
ti, per un totale di 34.000 abbonamenti, corrispon
denti ad una quantita di utenti che e stimata supera
re il 10% della popolazione residente. Altri comuni
hanno adottato, invece, approcci pili selettivi,
orientati in taluni casi a favorire i cittadini pili moti
vati alIa partecipazione su rete civica: Torino ha
scelto di garantire solo l'accesso al sito comunale,
Siena di fornire la connessione ai residenti a tariffe
scontate, Pesaro di incentivare la connessione con
l'accesso gratuito per il primo anno, mentre Roma
e Modena hanno seguito la strada di organizzare una
serie di punti d'accesso pubblici, principalmente
nelle biblioteche.

La crescita di rilevanza delle reti civiche quali ele
menti connettivi del tessuto sociale del Paese ap
pare condizionata dall'evoluzione di diversi fattori.
n primo di questi, costituito dalle dimensioni del
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bacino d'utenza potenziale, sembra destinato ad
una positiva evoluzione. D'altra parte, i processi di
informatizzazione e di connessione in rete dei cit
tadini prospettano anche l'esigenza di evitare una
spaccatura (presumibilmente legata al livello di
istruzione, al reddito e all'eta) tra chi ha le risorse e
le competenze per accedere alle nuove opportu
nita informative, comunicative e partecipative of
ferte dalle reti civiche e chi ne rimane escluso.

Ne vanno trascurati, da ultimo, i problemi di
funzionalita che si pongono per chi vuole acce
dere alle reti civiche; in altri termini, il bilancio
costi-benefici per il potenziale utente. Da un la
to, cia investe l'esigenza di rendere meno onero
se le condizioni economiche e logistiche della
connettivita. D'altra parte, l'attrattivita per i citta
dini dei siti Internet degli enti locali dipende, ov
viamente, dalla qualita e completezza dei conte
nuti. I percorsi sviluppati dalle principali reti ci
viche italiane costituiscono sicuramente un riferi
mento per la diffusione dei servizi telematici alla
cittadinanza anche nel resto del Paese. Un ulte
riore incentivo puo derivare dall'introduzione di
nuovi servizi, come ad esempio 10 scambio di
documenti elettronici giuridicamente validi reso
possibile dalla recente normativa Clegge 59/1997)
sulla firma elettronica, dai quali le amministrazio
ni si possono attendere vantaggi di carattere ge
stionale e organizzativo.

9.3 Le risorse per i cittadini

Lo sviluppo delle reti telematiche e la lora pro
gressiva penetrazione nelle amministrazioni cen
trali e periferiche rappresenta l'elemento pili si
gnificativo del processo innovativo in atto. I "nuo
vi" canali di accesso ai servizi dimostrano di poter
svolgere un ruolo strategico nel miglioramento
della qualita della cittadinanza; non meno impor
tanti, tuttavia, sono il ruolo che attualmente riveste
la disponibilita di servizi e di risorse sul territorio
e le difficolta che i cittadini denunciano nella pos
sibilita di raggiungere tali strutture.

9.3.1 L'accessibilita ai servizi

L'attenzione all'accessibilita dei servizi risulta di
particolare interesse nel momenta in cui l'evolu
zione sociale ha accresciuto nei cittadini la coscien
za dei propri diritti e ha ampliato le loro aspettati
ve nei confronti delle istituzioni e della Stato.
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In Italia le famiglie che denunciano un difficile
accesso ai servizi di pubblica utilita quali gli uffici
del comune, gli uffici postali, le farmacie, il pronto
soccorso, i distaccamenti delle forze dell'ordine,
costituiscono ancora una quota rilevante della po
polazione, in particolari aree del Paese. Purtrop
po dalle fonti disponibili nulla e possibile dire
sull'origine di tali difficolta presumibilmente lega
te, da un lato, alla dislocazione dei servizi stessi sul
territorio e agli orari di apertura, dall'altro, alla di
sponibilita di tempo e di mezzi di trasporto.

Il primo elemento su cui i dati inducono a ri
flettere e la difficolta di accesso al pronto soccor
so. Oltre la meta delle famiglie considera difficol
toso il ricorso a tale struttura: il 17,7% lamenta
molta difficolta, Questo dato e particolarmente
grave se si considera che la funzione di primo soc
corso e talvolta decisiva.

A livello territoriale (Tavola 9.8) si osserva la
persistenza delle diseguaglianze gia emerse in anni
precedenti (1993-1996). Cominciando dalle strut
ture sanitarie, la problernaticita nell'accesso al
pronto soccorso e alle farmacie cresce man mana
che si scende dal Nord al Sud del Paese, dove ad
dirittura pill di 3 famiglie su 5 incontrano difficolta
nel raggiungere una postazione di primo soccorso
e oltre un quarto nel raggiungere una farmacia: in
assoluto, Ie famiglie con maggiori difficolta sono
quelle lucane e molisane se si considera il pronto
soccorso, Ie liguri e le siciliane se si considerano le
farmacie.

Un posto di pari importanza rispetto alle strut
ture sanitarie, per la funzione svolta di tutela della
sicurezza dei cittadini, e rivestito dal commissaria
to di polizia e dal comando dei carabinieri: tali ser
vizi risultano di difficile accesso per circa due fa
miglie su cinque. Sono ancora una volta soprattut
to quelle residenti nel Sud che insieme alle famiglie
del Nord-ovest incontrano maggiori difficolta. Il
pill elevato disagio e sperimentato dalle famiglie
molisane, campane e calabresi che, rispettiva
mente nel 49,90/0, 47,3%e 46% dei casi, hanno pro
blemi nel raggiungere i distaccamenti di polizia
e/o carabinieri. Questo dato risulta serio se si con
sidera la diffusione della criminalita organizzata in
diverse regioni meridionali (tra cui Campania e
Calabria) e la necessita che soprattutto in queste
zone i cittadini sentano vicine le istituzioni e in
primo luogo quelle considerate.

Il diva rio tra Nord e Sud si conferma anche ri
spetto all'accessibilita ai servizi anagrafici e postali
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che, pur non configurandosi come servizi di
emergenza, contribuiscono pero, per l'elevata
frequenza delloro utilizzo, a determinare la qualita
della vita dei cittadini; le famiglie del Sud e delle
Isole incontrano pill problemi delle altre anche in
questo caso e sono la Campania e la Sicilia Ie regio
ni in cui il disagio e pill acuto.

Poiche la percezione dei problemi di accessibi
lita e influenzata dallo specifico assetto territoriale
oltre che dall'organizzazione dei servizi sullo stes
so, e necessario considerare l'ampiezza dernogra
fica dei comuni in cui la vita dei cittadini e delle fa
miglie si svolge. Nei piccolissimi comuni (fino a
2.000 abitanti), la dimensione stessa dell'unita am
ministrativa rende pill facilmente raggiungibili gli
uffici postali e comunali in essi localizzati, mentre
rappresenta un problema se si considerano i
pronti soccorsi 0 Ie stazioni di comando dei cara
binieri e i commissariati di polizia, data la localiz
zazione privilegiata di questi servizi nelle citra di
maggiore importanza. Esattamente l'opposto si
verifica nei centri metropolitani, dove le famiglie
possono raggiungere pill facilmente una postazio
ne delle forze dell'ordine 0 un pronto soccorso,
rna lamentano pill spesso difficolta per gli uffici
comunali, nonostante nei grandi centri le sedi di
staccate siano numerose e distribuite su tutto il
territorio comunale. E da segnalare il disagio regi
strato nelle periferie delle aree metropolitane, do
ve difficolta rispetto a tutti i servizi considerati
vengono segnalate con frequenza superiore alla
media.

La disponibilita di un mezzo di trasporto priva
to, che agevola la mobilita sul territorio facilitando
il raggiungimento dei servizi stessi, influisce forte
mente sul giudizio delle famiglie. Il grado di diffi
colta nell'accesso a tutti i servizi considerati risulta
infatti maggiore se la famiglia non ne dispone (Ta
vola 9.9).

Un discorso simile vale per i mezzi di traspor
to pubblici: le famiglie che giudicano "molto" 0

"abbastanza" carente il servizio di trasporto pub
blico nella propria zona sono anche quelle che
percepiscono maggiori difficolta nell'accedere ai
diversi servizi.

La presenza di tale problema sul territorio ac
cresce di circa 20-30 punti percentuali la quota di
famiglie che lamentano difficolta nel raggiungere,
nell'ordine, pronto soccorso, polizia e carabinie
ri, uffici comunali, uffici postali e farmacie. Esigni
ficativo notare che la dotazione di mezzi di tra-
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Tavola 9.8- Famiglie che dichiarano difficolta nel raggiungere diversi tipi di servizio per regione,
ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 1997 (per 100 farniglie con Ie stesse caratte-
ristiche)

Farmacie Pronto Uffici uffici Polizia,
soccorso postali comunali carabinieri

REGIONI

Piemonte 22,8 54,2 25,5 33,0 42,4
Valle d'Aosta 29,0 53,3 25,4 24,3 34,6
Lombardia 17,0 49,9 24,6 32,8 41,0
Trentino-Alto Adige 23,4 44,6 18,8 21,4 29,0
Veneto 20,4 52,0 22,7 30,7 38,7
Friuli-Venezia Giulia 21,8 53,1 24,7 31,4 35,9
Liguria 31,5 62,2 30,8 44,2 43,5
Emilia -Romagna 16,5 47,0 19,0 32,0 32,1
Toscana 24,4 52,1 24,9 34,3 31,5
Umbria 22,4 46,0 26,8 35,7 32,5
Marche 27,1 46,6 30,0 35,2 39,6
Lazio 16,7 50,2 23,8 37,4 31,4
Abruzzo 27,4 58,8 27,6 37,5 44,3
Molise 29,3 71,7 28,8 33,6 49,9
Campania 27,0 65,1 38,1 41,3 47,3
Puglia 25,1 57,9 37,0 39,1 45,9
Basilicata 28,4 74,4 32,5 37,0 45,6
Calabria 29,9 67,9 31,6 33,0 46,0
Sicilia 30,2 59,9 37,8 45,9 43,4
Sardegna 18,1 54,8 24,6 24,4 26,8

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Nord-ovest 20,5 52,6 25,6 34,1 41,6
Nord-est 19,3 49,6 21,1 30,5 34,9
Centro 20,8 50 25,1 36,3 32,5
Sud 27,1 63,4 35,3 38,7 47,7
Isole 27,3 58,6 34,6 40,7 39,3

TIPO Dr COMUNE

Comune centro dell'area metropolitana 12,3 46,7 27 46,2 36,4
Periferia dell'area metropolitana 27,1 65,7 35,8 35,2 45,7
Fino a 2.000 abitanti 26,1 70,7 21,3 19,8 45,3
Da 2.001 a 10000 abitanti 24,9 60,6 22,6 25,2 35,7
Da 10.001 a 50.000 abitanti 25,8 49,5 30 35,7 37,9
50.000 abitanti e pili 21,7 48,3 30 44,4 44,9

Italla 22,5 54,6 27,8 35,6 39,6

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana

sporto privato riduce il disagio in misura significa
tivamente minore di quanto non faccia una dota
zione efficiente di mezzi pubblici. n ruolo giocato
dai servizi pubblici di trasporto e fondamentale
quindi per garantire livelli accettabili di qualita del
la cittadinanza.

In sintesi, persiste un divario tra esigenze delle
famiglie italiane e accessibilita sul territorio dei va
ri servizi di pubblica utilita. Sono emerse inoltre
significative differenze tra le diverse aree del Pae
se e in termini di risorse di contesto disponibili
(disponibilita di mezzi di trasporto privati e di
collegamenti pubblici sul territorio). Vivere nel
Mezzogiorno, non avere un'auto 0 una moto, abi
tare in zone mal collegate sono fattori che accre
scono la percezione di un dis agio nei rapporti tra
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cittadini e istituzioni, sia in termini di effettive dif
ficolta di accesso sia in relazione ad aspettative
crescenti di qualita e di efficienza.

9.3.2 Un quadro sintetico della dotazione di
servizi suI territorio

La dotazione di servizi e infrastrutture costitui
sce un elemento di base per 10 sviluppo econo
mico e sociale di un Paese e uno degli strumenti
fondamentali per assicurare la competitivita delle
imprese. Un inadeguato grado di sviluppo delle
infrastrutture aumenta i costi di produzione delle
aziende riducendone di conseguenza la competi
tivita. D'altronde, la presenza e l'efficienza dei
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Tavola 9.9 - Famiglie che hanno dlfficofta nel raggiungere diversi tipi di servizio per possesso di un mezzo
di trasporto privato e per difficofta di collegamento con i mezzi pubblici della zona in cui vivo
no - Anno 1997 (per 100jamiglie)

MODALITA Farrnacie Pronto Uffici uffici Polizia,
soccorso postali comunali carabinieri

POSSESSO Dr ALMENO UN MEZZO
Dr TRASPORTO PRIVATO (a)
No 27,5 61,6 36,1 43,8 47,4
Si 21,2 52,7 25,5 33,4 37,4

DrFFICOLTA' Dr COLLEGAMENTO
CON MEZZI PUBBLICI
Molto 0 abbastanza 42,9 70,6 45,9 53,1 56,6
Poco 0 per niente 14,6 48,9 20,8 29 33,3

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana
(a) Auto, moto, motorino

La rete stradale e ferroviaria
L'analisi di alcuni indicatori re

lativi alia dotazione e alia qualita
delle injrastrutture dei trasporti
evidenzia una sostanziale eteroge
neita nella loro distribuzione terri
toria le, con caratteristiche diverse
per quanta riguarda la rete stra
dale ed autostradale, da un lato, e
quella ferrouiaria, dall'altro (Tavo
la 9.10).

Rapportando i chilometri di au
tostrada e di strada statale alia
popolazione, emergono considere
voli divari regionali, che peraltro
non sembrano priuilegiare 0 pena
lizzare in modo particolare nessu
na ripartizione territoriale. La do
tazione via ria pro capite risulta in
dubbiamente condizionata - oltre
che dalla densitd demografica 
dalla conjormazione geografica,
dalla posizione strategica della re
gione rispetto ai poli di attrazione
turistici, economici e amministrati
vi, noncbe dai flussi di traJfico ver
so I'estero. I dati sul grado di pe
netrazione via ria complessiua col
locano in testa la Valle d'Aosta con
162,9 Km di strade ogni 10.000
abitanti; seguono l'Abruzzo (115
Km) e la Basilicata (106,6 Krn), I
valori phi bassi, invece, riguardano
la Campania (29,4 Krn), la Lombar
dia (31,3 Km) e it Lazio (36,7 Km).
II primato della Valle d'Aosta risul
ta particolarmente pronunciato re
lativamente alia rete autostradale,
per eJfetto della collocazione ne
uralgica come area di transito ver
so la Francia e la Svizzera.
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DifJerente la situazione della
rete ferrouiaria, analizzata attra
verso due indicatori che conside
rano l'aspetto quantitativo e quello
qualitatiuo, Il primo mette in rap
porto i cbilometri di rete con la su
perficie territoriale; it secondo eui
denzia it grado di qualitd della re
te, misurata con la presenza di
tratte elettrificate e doppi binari.

Le regioni maggiormente -priui
legiate- per la dotazione quantita
tiva in questo settore risultano es
sere la Liguria, la Campania, it Pie
monte e la Lombardia. SuI versante
del rapporto tra linee elettrificate
e a doppio binario e rete comples
siva, le regioni con le situazioni mi
gliori sono it Lazio e la Liguria,
mentre i valori piu bassi si riferi
scono a tutte le regioni del Mezzo
giorno (esclusa la Campania) ed
alia Valle d'Aosta.

Nel complesso emerge uno squi
librio tra la rete ferrouiaria delle re
gioni del Sud e delle Isole rispetto a
quelle del Centro Nord, a uantaggio
di queste ultime. ii, infatti, nelle re
gioni meridionali che si riscontra
una compresenza di ualori bassi ri
spetto ad entrambi gli indicatori.

In alcune regioni, tuttavia, si in
travede una compensazione tra i
due tipi di reti: ad una debole rete
uiaria corrisponde una piu [itta re
te jerroviaria e viceversa. ii il caso
della Lombardia e della Liguria,
dove ad una efficiente e consisten
te rete jerroviaria corrisponde una
scarna rete uiaria. La situazione

opposta si registra in Basilicata.
Risulta invece penalizzata su en
trambi i versanti l'Italia insulare.

L'immagine di un Paese dotato
di una suiluppata rete autostrada
le ma jortemente carente nel setto
re jerroviario trova conjerma nel
conjronto con gli altri stati
dell'Unione europea (Tavola 9.11).

L'Italia presenta una dotazione
autostradale pro capite legger
mente superiore alia media euro
pea (116), mentre per la rete jer
rouiaria it nostro Paese registra un
valore tra i piu bassi, seguito solo
dalla Grecia e dai Paesi Bassi.
Quante all'indicatore concernente
it rapporto tra la rete autostrada
le e i veicoli circolanti, il dato rela
tiuo al nostro Paese risulta parti
colarmente significatiuo, infatti,
mentre in tutti gli altri Paesi it dato
sulla dotazione autostradale risul
ta coerente con it numero di veico
li circolanti, per l'Italia dal con
jronto tra i due dati si evince un
divario che va attribuito ad un tas
so di motorizzazione tra i piu ele
vati d'Europa e del mondo. Rap
portata al parco degli autoveicoli
circolanti, la rete autostradale ita
liana risulta addirittura sottodi
mensionata, rispetto al dato medio
dell'Unione Europea, d'altra parte,
it rapporto tra questa settore del
la uiabilitd e quello costituito dalle
jerrovie ribadisce la peculiare si
tuazione di sbilanciamento a sea
pito di quest'ultimo nell'assetto del
sistema via rio nazionale.
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servizi sul territorio rappresentano fattori di fon
damentale importanza anche per la qualita della
vita, con significative ripercussioni sul tessuto so
ciale. Da questo punto di vista, Ie realta prafonda
mente diverse delle regioni italiane, le cui origini
affondano in un passato anche lontano, hanno
sollecitato una serie di ricerche sul legame esi
stente tra sviluppo del "senso civico" come
espressione di cultura sociale, da un lato, e diffu
sione e funzionamento delle infrastrutture e dei
servizi, dall'altra.

9. RETI E RISORSE A SOSTEGNO DEL CITTADINO

Partendo da queste considerazioni, e stata svol
ta un'analisi di una batteria di indicatori, al fine di
verificare la sussistenza e la misura di tali differen
ziazioni tra le realta regionali. Gli indicatori presi
in esame misurano la maggiore 0 minore presen
za sul territorio di dotazioni infrastrutturali (intese
in senso lato), commisurate a seconda dei casi alla
popolazione residente 0 alla superficie territoria
le. Essi coprano una molteplicita di aspetti rile
vanti per la qualita della vita dei cittadini: la dota
zione di scuole, asili nido e strutture ospedaliere,

Tavola 9.10 - Rete stradale ferroviaria per regione - Anno 1994

RETE STRADALE (a) RETE FERROVIARIA

REGIONI Indice IndiceKm dt ferrovia
Autostrade Strade Stradc Altrc Totalc di quantita eliqualita per 100 km

statali provinciali strade (b) (e) di strada

Piemonte 1,8 6,9 25,4 38,2 72,3 129 103 6,07
Valle d'Aosta 7,9 12,9 32,4 109,7 162,9 104 66 4,29
Lombardia 0,6 3,7 9,9 17,1 31,3 127 103 5,62
Trentino-Alto Adige 2,3 18,7 29,4 49,5 99,9 77 115 4,05
Veneto 1,0 5,4 16,3 31,3 54,0 99 112 4,37
Friuli-Venezia Giulia 1,7 9,8 18,3 20,9 50,7 95 117 8,07
Liguria 2,2 6,2 15,8 27,1 51,3 142 124 5,86
Emilia-Romagna 1,6 7,3 18,2 46,9 74,0 89 111 3,61
Toscana 1,2 9,9 20,7 28,3 60,1 95 116 6,64
Umhria 0,8 16,9 34,4 27,5 79,5 90 106 5,79
Marche 1,4 9,9 38,3 48,1 97,7 58 115 2,74
Lazio 0,9 4,9 13,4 17,4 36,7 106 126 5,78
Abruzzo 2,5 18,0 40,3 54,2 115,0 99 84 3,66
Molise 1,6 28,3 51,6 9,3 90,8 87 74 8,3
Campania 0,8 4,4 12,1 12,0 29,4 142 107 5,79
Puglia 0,7 7,5 20,0 12,7 40,8 117 82 5,11
Basilicata 0,7 32,0 46,9 27,1 106,6 59 73 5,29
Calabria 1,3 16,6 27,8 31,0 76,8 108 90 5,36
Sicilia 1,1 7,3 24,8 10,8 44,0 92 76 6,47
Sardegna 0,0 17,6 33,8 24,0 75,4 63 68 3,5

Fonte: Ministero dei Trasporti, Ferrovie della Stato
(a) Km di strade per 10.000 abitanti
(b) Indice basato sui rapporto fra Km di rete ferroviaria e Km2 di superfice territorialc con altitudinc non superiore ai 1000 metri s.l.m. (Numeri indice: base: Italia=100)
(c) Indice basato sui rapporto tra rete complessiva e lincc clcttrificatc c a doppio binario (Numeri indice; base: Italia=100)

Tavola 9.11 - Rete autostradale e ferroviaria nell'Unione europea per paese - Anno 1996 (Numeri indici:
Unione europea=100)

NAZIONI

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia

Unione europea
(a) Fonte: International Road Federation (IRF)
(b) Dati riferiti all'anno 1995
(c) Fonte: Ministero dei Trasporti
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AUTOSTRADE
Kmpcr

abitante (a)

149,0
124,0
120,0

58,0
118,0
103,0

30,0
15,0

116,0
227,0
112,0

52,0
41,0

149,0
105,0

100,0

Km per
veicolo circolantc (b)

150,0
131,0
150,0
66,0

111,0
96,0
49,0
24,0
88,0

184,0
135,0

75,0
51,0

165,0
114,0

100,0

Kmper
abitante (c)

168,0
79,0

107,0
275,0
131,0
122,0

56,0
130,0
67,0

161,0
42,0
68,0
67,0
75,0

268,0

100,0

FERROVIE

Km fcrrovic/
Km autostrade

113,0
64,0
90,0

473,0
111,0
118,0
187,0
885,0

57,0
71,0
38,0

132,0
164,0

50,0
256,0

100,0
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la presenza di supermercati e di grandi magazzini
(anche in considerazione del fatto che le grandi
strutture commerciali sono generalmente accorn
pagnate da un indotto di parcheggi, viabilita, aree
attrezzate e servizi diversi), 10 sviluppo delle reti
dei trasporti, delle comunicazioni e delle risorse
idriche, l'ammontare dei consumi energetici.

Gli indicatori elementari a livello regionale so
no stati anzitutto resi omogenei operando una
standardizzazione (tramite il rapporto rispetto al
valore pili elevato). Successivamente, e stata effet
tuata una sintesi in due passaggi: dapprima, con la
costruzione di indici di categoria (Trasporti, Com
mercio, Sanita, ecc.), e quindi pervenendo ad un
indicatore generale di sintesi, calcolato come me
dia geometrica tra gli indicatori di categoria.

Il quadro che ne scaturisce (Figura 9.1) confer
rna in linea generale una forte polarizzazione tra il

Centro-nord ed il Mezzogiorno. L'unica eccezio
ne a tale regolarita e costituita dall'Abruzzo, coe
rentemente con un profilo socio-econornico or
mai consolidato di omogeneita di questa regione
rispetto alla ripartizione centrale. Nella buona
performance dell'Abruzzo, un ruolo preminente
va attribuito in particolare agli indicatori relativi al
le strade e agli ospedali. Quanto alle regioni che
guidano la graduatoria, la Liguria evidenzia aspetti
particolarmente positivi per quanto concerne
l'offerta ospedaliera ed i trasporti, I'Emilia-Rorna
gna per quanto riguarda la dotazione di asili nido.
Alla penalizzazione delle regioni meridionali, vi
ceversa, contribuiscono soprattutto le accentuate
situazioni di svantaggio che riguardano la disponi
bilita di asili nido, 10 stato delle reti idriche e, in
misura meno marcata, l'assetto della distribuzione
commerciale.

Figura 9.1 - Indice sintetico di dotazione di servizi al cittadino

Livello massimo

Livello media

Livello minima
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9. RETI E RISORSE A SOSTEGNO DEL CITTADINO

Le telecomunicazioni in Italia fra liberalizzazione,
competizione e convergenza

1 due recenti accordi conclusi
nell'amhito del WTO (World Trade
Organization, cui aderiscono 128
Paesi) hanno profondamente muta
to il quadro internazionale di rife
rimento per le Telecomunicazioni
(TLC); si tratta dell 'acco rdo per la
liheralizzazione dei servizi di TLC,
definito afehhraio 1998 a Ginevra,
e dell'accordo per la liberalizza
zione degli scamhi mondiali di pro
dotti dell'Information Technology
(siglato a Singapore nel dicemhre
1996). In particolare l'accordo di
Ginevra inquadra le TLC di hase
nell'amhito del GATS (General
Agreement on Trade in Service),
estendendo la competenza del
GATS ad un mercatopiu ampio, sti
mato in 600 miliardi di dollari USA,
e sottraendo al tempo stesso i ser
vizi di telecomunicazione al tradi
zionale sistema di accordi bilate
rali, ponendoli invece al centro di
accordi multilaterali.

La portata di questa nuovo
quadro normativo eampia. gli ope
ratori stranieri sono ora autoriz
zati a possedere quote (anche di
maggioranza) di imprese di TLC,
contrariamente a quanta avveniva
in precedenza allorcbe questi ope
ratori dovevano accollarsi gli in
genti oneri di soluzioni autonome
0, al limite, aspirare a rapporti di
partnership (joint venture).

Lo scenario del settore e forte
mente dinamico, con effetti in termi
ni di creazione di nuovi e/o migliori
prodotti-seniizi, diminuzione delle
tariffe, creazione di nuove possibi
lita di investimento (gli investimenti
stranieri erano infatti fino ad ora
fortemente limitati dalla presenza
del gestore monopolista a parteci
pazione, 0 totalmente statale), la
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creazione di joint venture e di nuove
aree, come quelle legate ai moui
menti internazionali di utenti telefo
nici mohili (roaming) 0 fissi (call
cards) 0 ad attiuitd di consulenza in
materia.

Gli effetti del nuovo regime con
correnziale avviatosi nel nostro
Paese, in un settore tradizional
mente legato a schemi di tipo mo
nopolistico, non saranno percepi
hili nel brevissimo termine, anche
percbe suhordinati allo scioglimen
to di alcuni nodi come i costi di in
terconnessione (il prezzo che un
gestore terzo dourd pagare alla
TELECOM per poter utilizzare la
sua rete), l'assegnazione ai diversi
operatori di numeri telefonici da
parte della TELECOM, i termini in
cui si suiluppera il contributo al
servizio universale da parte dei
nuovi gestori.

Per quanta riguarda i dati stati
stici disponibili, quelli forniti
dall'Ul'T (Unione Internazionale
delle TelecomunicazioniJ, riferiti
all'anno 1995, confermano che
l'Italia si colloca ad un livello su
periore 0, come nel caso delle linee
residenziali per linee telefoniche
principali, in linea con la media eu
ropea. 1 dati pit; recenti (1996)
mostrano significativi incrementi.·
ad esempio la penetrazione delle
linee telefoniche principali ogni 100
ahitanti (passata al 44,1%) e linee
digitali per linee telefoniche princi
pali (passate all '85, 1%).

Un amhito che riassume i positi
vi effetti della liberalizzazione e
della conseguente competizione e
quello della telefonia mobile, dove
l'ingresso del secondo gestore ha
provocato effetti considerevoli sul
servizio (in termini di numero di

utenze, tipologie di servizi offerti,
ahhattimento delle tariffe). La dif
fusione della telefonia mobile sta
procedendo a ritmi elevatissimi: a
dicemhre 1997 edi circa 10 milio
ni la stima degli abbonati al serui
zio, con una variazionefra il1995
ed il1997 superiore aI150%. Una
simile dinamica ha provocato ef
fetti su servizi preesistenti come
quello del telefono puhhlico, sotto
posti a notevoli pressioni di sosti
tuzione

Un segmento ancora in [ase em
brionale, almeno rispetto alle dina
miche manifestatesi in altri paesi, e
invece il settore multimediale, quel
10 cioe che trae origine dalla con
vergenza tra computer, telecomu
nicazioni (telefonia, reti cellulari,
satelliti ecc.) e contenuti (editoria
elettronica, informazioni, intratte
nimento). Gli indicatori ci colloca
no in una posizione arretrata nei
confronti dei paesi piu evoluti: cia
significa che l'Italia doura pro
grammare massicci investimenti sul
settore e ad ampio raggio (dalla
formazione alia ricerca applicata,
alia creazione di piu potenti infra
strutture, a piu snelle procedure di
privatizzazione).

Anche per quanto concerne IN
TERNET l'Italia sconta un ritardo:
la penetrazione del servizio infatti
risulta essere inferiore alia media
europea e si attesta (dati dell'AIIP,
l'Associazione Italiana Internet
Provider) sull'1,3% per le imprese.

Anche il numero di host (i com
puterpermanentemente collegati al
Ia rete) per 1.000 abitanti conferma
questa siiuazione. all'inizio del
1996 in Italia se ne contavano (da
ti del rapporto ASSINFORM 1997)
1,3 contro i 2,4 della Francia.
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INDICE TEMATICO (a)

A

Agricoltura
vedi Settore primario

Aipa
vediAutorita per l'inforrnatica nella pubblica
amministrazione

Alta tecnologia
- bilancia commerciale 5.2.1 (Box)

Ambiente
- nelle citta 7.7.1
- nell'Unione europea 7.7.2

Anagrafi comunali 9.2.1
Antitrust8.1.4
Anziani

- famiglie con 6.1.1, 6 (Appr. 1), 6 (Appr. 2),
8.2.3 (Box)

- servizi sanitari 8.2.3 (Box)
vedi anche Poverta

Assistenza domiciliare 8.2.3 (Box)
Assistenza sanitaria

- accesso 8.2.2
- day hospital 8.2.3
- guardia medica 8.2.2
- medico generico 8.2.2
- pediatra 8.2.2
- presidi ospedalieri 8.2.2, 8.2.3
- pronto soccorso 8.2.3
- servizi per il recupero dei tossicodipendenti

8.2.3
- sistema ospedaliero 8.2.3
- spesa 8.2.4
- utilizzo 8.2.2

Assistenza socio-sanitaria
- famiglia 6 (Appr. 1), 8.2.3, 8.2.3 (Box)

Associazioni di volontariato 7.4.1, 7.4.2
Associazionismo

- partecipazione politica 7.2, 7.2 (Box)

- per l'assistenza ai minori 7.4.3
- rete telematica 9.2.3 (Box 2)
vedi anche Volontariato

Autocertificazione 7.5.2, 7 (Appr.)
Autorita per l'inforrriatica nella pubblica

amministrazione (Aipa) 9.1

B

Bilancia comrnerciale 1.3.2, 5.2.1 (Box)
Bilancio pubblico

- armonizzazione delle statistiche 2.2 (Box 1)
- entrate 2.2
- pressione fiscale 2.2
- uscite 2.2

Bilancio pubblico, entrate
- contributi sociali 2.2
- imposte dirette 2.2
- imposte in conto capitale 2.2
- imposte indirette 2.2

Bilancio pubblico, uscite
- consumi intermedi 2.2
- contributi alla produzione 2.2
- interessi passivi 2.2
- prestazioni sociali 2.2
- redditi da lavoro dipendente 2.2
- spese in conto capitale 2.2

Borse di studio 8.3.3 (Box)

c

Camere arbitrali 8.1.4
Carte dei servizi 8.1. 4
Catalogo deli'innouazione 9.1 (Box)
Centri unificati di prenotazione (CUP) 9.2.2
Citta

- ambiente 7.7.1

(a) La numerazione rinvia ai capitoli, paragrafi, sottoparagrafi, box e approfondimenti.
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- criminalita 7.6.2
- inquinamento 7.7.1
- metropolitane 6 (Appr. 2)

Cittadino
- grado di soddisfazione 7.5.1, 7.6.1
- intermediazione con le istituzioni 7.5.1,

7.5.2
- ricorso all'autocertificazione 7.5.2, 7 (Appr.)
- servizi per 7.5.1,7.5.2,7.5.3,7 (Appr.), 9.1,

9.1 (Box), 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2 (Box 1),
9.3.2 (Box 2)

- sicurezza 7.6.1,7.6.2
- trasporti 7.5.3

CLUP
vedi Costo del lavoro per unita di prodotto

Colletti bianchi a alta qualificazione
vedi Professioni, categorie delle

Colletti bianchi a bassa qualificazione
vedi Professioni, categorie delle

Colletti blu a alta qualificazione
vedi Professioni, categorie delle

Colletti blu a bassa qualificazione
vedi Professioni, categorie delle

Commercio
vedi Settore del commercio

Commercio estero 1.3.2, 4.3, 4.3.1
- esportazioni 3.5.2
- esportazioni regionali 1.3.2 (Box 2)
- importazioni 3.5.2
- reimportazioni 3.5.3 (Box 1)
- valute di scambio 1.3.2 (Box 1)

Commercio mondiale 3.5.2
- esportazioni 3.5.1

Comuni
- autonomia finanziaria dei 2 (Appr. 3)

Confronto pubblico-privato
- scuola 8.3.1
- Servizio sanitario nazionale 8.2.3
- universita 8.3.2

Consumatori
- tutela dei 8.1.4

Consumi interni delle famiglie 1.3.1
Contabilita nazionale

- consumi interni 1.3.1
- domanda interna 1.3.1
- investimenti fissi lordi 1.3.1

Convergenza economica e finanziaria 1.2, 1.2.1
Convergenza europea

- criteri di 1.2.1, 1.2.1 (Box)
Costo dellavoro per unita di prodotto (CLUP)

1.3.1
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Costruzioni
vedi Settore delle costruzioni

Criminalita 7.6.1,7.6.2,8.1.5
- delitti denunciati 7.6.2,8.1.5
- paura della 7.6.1
- sommersa 7.6.1

CUP
vedi Centri unificati di prenotazione

D

Day hospital 8.2.3
Deficit di bilancio, riduzione del 2.1
Delitti

vedi Criminalita
Delocalizzazione produttiva 3.5.3 (Box 1)
Diritto allo studio 8.3.3 (Box)
Disagio socio-economico

- citra metropolitane 6 (Appr. 2)
- condizioni abitative 6 (Appr. 2)
- disoccupazione 6 (Appr. 2)
- territorio 6 (Appr. 2)
vedi anche Poverta

Disoccupazione e famiglia 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2,
6 (Appr. 2)
vedi anche Poverta

Distribuzione commerciale
- tipologie di 3.4.2 (Box 1)

Domanda di istruzione
- scuola 8.3.1
- universita 8.3.2, 8.3.3

Domanda interna 1.3.1

E

Economia internazionale 1.1, 1.1 (Box)
Elezioni, partecipazione alle 7.2 (Box)

vedi anche Partecipazione politica
Enti locali 2 (Appr. 3),9.1,9.2.1,9.2.3

vedi anche Pubblica amministrazione
Esportazioni 1.3.1, 1.3.2,3.5.2

- dinamica provinciale 3.5.3 (BoxZ)
- imprese industriali, delle 4.3.1
- sistemi esportativi provinciali 3.5.3

Esportazioni mondiali
vedi Commercio mondiale

F

Famiglia
- assistenza socio-sanitaria 6 (Appr. 1), 8.2.3,

8.2.3 (Box)
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- condizioni abitative 6.1.3
- disoccupazione 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2,

6 (Appr. 2)
- mercato dellavoro 6.2.1
- persone non autosufficienti, con 6 (Appr. 1),

8.2.3 (Box)
- possesso di beni durevoli 6.1.3, 6.1.4
- poverta 6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.4,6.1.4 (Box)
- redditi 1.6, 1 (Appr.)

Fatturato
- indice del 1.3.1 (Box 1)

FMI
vedi Fondo monetario internazionale

Fondo monetario internazionale (FMI) 1.1
Forze dell'ordine 7.6.1,8.1.5

G

Giudice di pace 8.1.2,8.1.3
vedi anche Giustizia
vedi anche Procedimenti civili

Giustizia
- addetti 8.1.2
- arnrninistrativa 8.1.4 (Box)
- civile 8.1.2,8.1.4
- giudice di pace 8.1.2,8.1.3
- procedimenti civili 8.1.3
- procedimenti penali 8.1.3
- riforma 8.1.1
- sezioni di stralcio 8.1.2
- sportelli di conciliazione 8.1.4
- tribunale amministrativo regionale 8.1.4 (Box)

Guardia medica 8.2.2

H

High-Tech
vedi Alta tecnologia

I

Importazioni 1.3.1, 1.3.2, 3.5.2
Imposte

uedi Bilancio pubblico
Imprese

- commercio estero 3.5.1, 4.3.1
- cornpetitivita sui mercati internazionali 3.5.1
- concentrazione 4.2
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- dimensione 4.2
- flussi commerciali import/export 4.3
- intermediazione con la pubblica

amministrazione 5.3.2
- mercato unico europeo 4.3.2, 4.3.2 (Box)
- occupazione 3.1.1,3.4
- oneri per attivita amministrative 5.3.1
- performance 3.1.1
- permanenza sul mercato europeo 4.3.2
- politiche dei redditi 5.1.3
- produttivita totale dei fattori

produttivi 3.3
- rapporto con la pubblica amministrazione

5.3.1,5.3.2
- R&S intramuros ed extramuros5.2.1
- retribuzioni 5.1.3
- ricorso a consulenza 5.3.2
- risorse finanziarie 5.2.1
- risorse umane 5.2.1
- specializzazione settoriale 4.2
- spese per R&S 5.2.1

Imprese dei servizi
- innovazione di processo 5.2.2
- innovazione di servizio 5.2.2
- innovazione tecnologica 5.2.2
- performance 5.2.2

Imprese manifatturiere
- aggregazioni industriali 4.1
- differenziali di performance 5.2.3
- dimensione 4.1
- domanda di lavoro 3.4.2
- innovazione tecnologica 5.2.3
- localizzazione 4.1
- occupazione 3.4.2 (Box 2)
- orario di lavoro 3.4.2
- performance 3.4.2, 5.2.3
- probabilita incremento occupazionale

3.4.2 (Box 2)
Imprese medio grandi

- performance 3.1.3 (Box)
Industria

vedi Settore dell' industria
Inflazione 1.5
Information Technology

- domanda 5.2.2 (Box)
- utilizzo 5.2.2 (Box)

Inquinamento 7.7.1
Investimenti fissi lordi 1.3.1
Istituti di prevenzione e pena

- affollamento 8.1.5 (Box)
- edilizia 8.1.5 (Box)
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Istruzione
- innovazioni 8.3.2 (Box)
vedi anche Scuola
vedi anche Universita

L

Lavori flessibili 5.1.1,5.1.2,6.2.1
Lavori standard 5.1.1,6.2.1
Lavoro

- contrattazione aziendale 5.1. 2
- contratti atipici 5.1.2
- flessibilita contributiva 5.1.2
- flessibilita numerica 5.1.2
- mercato del 1.4, 6.2.1, 6.2.2
- mobilita 5.1.2
- orario abituale 5.1.1
- orario di 5.1.1, 5.1.2
- orario effettivo 5.1.1, 5.1.1 (Box)
- orario full time 5.1.1
- orario part time5.1.1
- organizzazione 5.1.2
- turnoveroccupazionale 5.1.2
vedi anche Disoccupazione
vedi anche Occupazione

Legge finanziaria 1998
- riforme fiscali 1 (Appr.)

M

Margine di profitto lordo 5.1.3
Margini lordi di ricarico

vedi Mark-up
Mark-up 1.3.1
Medico generico 8.2.2
Mercato unico europeo

- irnprese 4.3.2
Minori 6.1.4 (Box), 7.4.3

- famiglie con 6.1.1

N

Nuovi ordinativi
- indice dei 1.3.1 (Box 1)

o

Occupazione 1.3.1, 1.4, 3.4, 3.4.2 (Box 2), 6.2.1
- analisi settoriale 3.1.1
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-lavori flessibili 5.1.1,5.1.2,6.2.1
-lavori standard 5.1.1, 6.2.1
- mobilita intergenerazionale 6.2.2 (Box)

Offerta di istruzione 8.3.1
- universita 8.3.2, 8.3.3

Ospedali
vedi Assistenza sanitaria
vedi Presidi ospedalieri
vedi Sistema ospedaliero

p

PAC
vedi Politica agricola comunitaria

Partecipazione politica 7.2, 7.2 (Box)
vedi anche Associazionismo

Patto di stabilita e di crescita 1.2.1
Pediatra 8.2.2
Penitenziari

vedi Istituti di prevenzione e pena
Pensioni 2.2 (Box 2)

vedi anche Spesa pensionistica
Pensioni pubbliche

- distribuzione per gruppi 2 (Appr. 2)
Persone non autosufficienti 6 (Appr. 1),

8.2,3 (Box)
PIL

vedi Prodotto interno lordo
Politica agricola cornunitaria 3.1.1
Poverta

- condizioni abitative 6.1.3
- confronto europeo 6.1.4 (Box)
- disoccupazione 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
- famiglie con anziani 6.1.1
- famiglie con minori 6.1.1, 6.1.4 (Box)
- percezione soggettiva della 6.1.4
- persistenza della 6.1.2
- possesso di beni durevoli 6.1.3
- rischio di 6.1.1 (Box)
- salute, condizioni di 6.1.2, 6 (Appr.)

Presidi ospedalieri 8.2.2, 8.2.3
Pressione fiscale

vedi Bilancio pubblico
Prezzi

- al consumo 1.1, 1.5
- alIa produzione 1.5
- convergenza dei 1.2.1
- delle rnaterie prime 1.1

Procedimenti civili
- estinzione 8.1.3
- giudice di pace 8.1.2,8.1.3
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- ricambio 8.1.3
- sezioni di stralcio 8.1.2

Procedimenti penali
- estinzione 8.1.3
- ricambio 8.1.3

Prodotti tecnologici
- classificazione dei 5.2.1 (Box)

Prodotto interno lordo (PIL) 1.3.1
Produttivita 3.1,3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4,3.2,3.3,

3.4.2
Produzione

- efficienza del processo produttivo 3.3
Produzione industriale

- indice della 1.3.1 (Box 1)
Professioni

- categorie delle 3.4
Profitto

vedi Margine di profitto lordo
Pronto soccorso 8.2.3
Pubblica amministrazione

- Catalogo dell'innovazione 9.1 (Box)
- giustizia amrninistrativa 8.1.4 (Box)
- R&S intramuros ed extramuros5.2.1
- rete telematica 9.1
- rete unitaria 9.1
- risorse finanziarie 5.2.1
- risorse umane 5.2.1
- servizi di sportello 7.5.1, 7.5.2
- servizi per il cittadino 7.5.1,7.5.2,7.5.3,

7 (Appr.), 9.1, 9.1 (Box), 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3,
9.3.1

- sistemi informativi 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3
- snellimento delle procedure 7 (Appr.)
- spese per R&S 5.2.1

R

Redditivita 3.2, 5.2.3
Reddito delle famiglie

- riforme fiscali 1 (Appr.)
Reddito disponibile delle famiglie 1.6
Regioni europee

- coesione economico-sociale 1.2.2
- convergenza economica 1.2.2
- potenzialita di sviluppo 1.2.2 (Box)

R&S
vedi Ricerca e sviluppo

Rete civica 9.2.3, 9.2.3 (Box 1)
Rete telematica

- autorita per l'informatica nella pubblica
amministrazione 9.1
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- associazionismo 9.2.3 (Box 1)
- Internet 9.2.3 (Box 2)
- pubblica amministrazione 9.1
- rete civica 9.2.3
- servizi anagrafici 9.2.1
- Servizio sanitario nazionale 9.2.2

Rete unitaria 9.1
Retribuzioni 1.3.1, 1.6,5.1.3

- contrattuali 5.1.3
- lorde 5.1.3

Ricerca e sviluppo (R&S)
- imprese 5.2.1
- pubblica amministrazione 5.2.1

Riforme fiscali
- impatto redistributivo 1 (Appr.)

s

Salute
- condizioni di 6.1.2, 6 (Appr.)

Sanita
vedi Servizio sanitario nazionale

Scuola
- confronto pubblico-privato 8.3.1
- domanda 8.3.1
- offerta 8.3.1

SERT
vedi Servizio per il recupero dei'

tossicodipendenti
Servizi di sportello 7.5.1

- anagrafi comunali 9.2.1
Servizio sanitario nazionale (SSN)

- centri unificati di prenotazione 9.2.2
- confronto europeo 8.2.4
- confronto pubblico-privato 8.2.3
- rete telematica 9.2.2
- riforma 8.2.1, 8.2.3
- risorse 8.2.3
- servizi 8.2.3
- spesa 8.2.4

Servizi per il cittadino 7.5.1, 7.5.2.7.5.3,
7 (Appr.), 9.1, 9.1 (Box), 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3.1,
9.3.2 (Box 1), 9.3.2 (Box 2)
vedi anche Cittadino
vedi anche Pubblica amministrazione

Servizio per il recupero dei tossicodipendenti
(SERT) 8.2.3

Servizi sui territorio 7.5.3, 9.3.2, 9.3.2 (Box 1),
9.3.2 (Box 2)

Settore dei servizi 3.1.4
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Settore del commercio
- distribuzione, tipologie di 3.4.2 (Box 1)
- occupazione 3.4.2 (Box 1)

Settore delle costruzioni 3.1.2
Settore dell' industria

- esportazioni 4.3.1
Settore manifatturiero

- imprese con 20 e pili addetti 3.1.3, 3.2
- indici di redditivita 3.2
- indici finanziari 3.2
- performance economico-finanziaria 3.2

Settore primario 3.1.1
Sezioni di stralcio 8.1.2
Sistema ospedaliero 8.2.3
Sistemi informativi 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3
Sistemi produttivi locali 3.5.3
Spesa pensionistica

- dinamica di lungo periodo 2 (Appr. 1)
Sportelli di conciliazione 8.1.4
SSN

vedi Servizio sanitario nazionale

T

TAR
vedi Tribunale amministrativo regionale

Tassi di cambio 1.1
- convergenza 1.2.1

Tassi di interesse 1.1
- convergenza 1.2.1

Telecomunicazioni 9.3.2 (Box 1), 9.3.2 (Box 2)
Terziario

vedi Settore dei servizi
TFP

vedi Total factor productivity
Total factor productivity (TFP) 3.3
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TPP
vedi Traffico di perfezionamento passivo

Traffico di perfezionamento passivo (TPP)
vedi Delocalizzazione produttiva

Trasporti 7.5.3, 9.3.2 (Box 1)
- confronto europeo 9.3.2 (Box 1)

Tribunale amministrativo regionale (TAR)
- ricorsi 8.1.4 (Box)

u

Uffici per le relazioni con il pubblico CORP) 8.1.4
Unione europea 1.1, 1.2.1, 1.2.2

vedi anche Convergenza economica e finanziaria
vedi anche Patto di stabilita e di crescita

Universita
- borse di studio 8.3.3 (Box)
- confronto pubblico-privato 8.3.2
- diritto allo studio 8.3.3 (Box)
- domanda di istruzione 8.3.2, 8.3.3
- efficienza 8.3.3
- offerta di istruzione 8.3.2, 8.3.3

URP
vedi Uffici per la relazione con il pubblico

v

Valore aggiunto 1.3.1
Vendite al dettaglio

- indice delle 1.3.1 (Box 2)
Vita sociale

- partecipazione alla 7.1,7.2,7.3,7.4
Volontariato 7.4.1,7.4.2,7.4.3

- associazioni di 7.4.1,7.4.2,7.4.3
- per l'assistenza ai minori 7.4.3
- settori di intervento 7.4.2
vedi anche Associazionismo

ISTA1 - RAPPORTO ANi\UALE 1997



a.a.
ACP
AD
ADI
AEC
AIPA
ANCI
ANCITEL
ANTITRUST
ASEAN
ASIA
ASL
BBS
BCHS
BCLS
BOT
BPF
BSE
CAAF
CCT
CE
CIG
CIPE
CLUP
CUP
D.lgs.
DRG
ECHP
EFTA
EITO
EUROSTAT
FF.SS.
FIVOL
FMI
GATS
G7
HWWA
ICI
ILOR
IME
INPDAP
INPS
INTERNET
INTRASTAT
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GLOSSARIO DELLE SIGLE

anna accademico
African, Caribbean and Pacific countries
assistenza domiciliare
assistenza domiciliare integrata
accordi europei di cambio
autorita per l'lnformatica nella pubblica amministrazione
associazione nazionale comuni italiani
associazione informatica dell'associazione nazionale comuni italiani
autorita garante della concorrenza e del mercato
association of Southeast Asian nations
archivio statistico delle imprese
azienda sanitaria locale
bullettin board system
blue collar high skilled
blue collar low skilled
buono ordinario del tesoro
buoni postali fruttiferi
bovine spongiform encephalitis
centro assistenza fiscale
certificato di credito del tesoro
consiglio europeo
cassa integrazione guadagni
comitato interministeriale per la programmazione economica
costa del lavoro per unita di prodotto
centri unificati di prenotazione (sanita)
decreto legislativo
diagnosis related group
panel europeo sulle famiglie
associazione europea di libero scambio
European information tecnology observatory
istituto statistico europeo
azienda ferrovie della stato
federazione italiana del volontariato
fondo monetario internazionale
general agreement on trade in service
gruppo dei sette paesi pili industrializzati
Hamburg Institut fur Wirtschaftsforschung
imposta comunale sugli immobili
imposta locale sui redditi
istituto monetario europeo
istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche
istituto nazionale previdenza sociale
international network
statistiche intracomunitarie del commercio con l'estero
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IPCA
IRAP
IRF
IRPEF
IRPEG
ISDN
ISEF
ISPL
ITAPAC
IVS
MASTRICT
MODSIM
MOL
NIC
NUTS2
OAT
OCDE/OCSE/OECD
OLO
ONLUS
OPEC
p.r.
PA
PAC
PECO
PIL
PS
PUT
R&S
REGIO
ROE
ROI
ROS
RSA
SCI
SEC
SERT
SME
SSN
TAR
TFP
TFR
TLC
TPP
UE
UIT
ULA
UME
URP
USL
WCHS
WCLS
WTO
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indice armonizzato dei prezzi al consumo
imposta regionale sulle attivita produttive
International road federation
imposta sul reddito persone fisiche
imposta sul reddito persone giuridiche
integrated services digital network
istituti di educazione fisica
international standard of poverty line
rete pubblica a commutazione di pacchetto
pensioni di indennita, vecchiaia e superstiti
modello di analisi e simulazione dei trasferimenti e dei contributi sociali
modello di simulazione dinamica
margine operativo lordo
new industrialized countries
nomenclature des unites territoriales statistiques, level 2
obligations assimilables du tresor
organizzazione per la cooperazione e 10 sviluppo economico
obligations lineaires ordinaires
organizzazione non lucrative di utilita sociale
organization of the petroleum exporting countries
persona di riferimento
pubblica amministrazione
politica agricola comunitaria
paesi dell'Europa centro orientale
prodotto interno lordo
pronto soccorso
piani urbani di traffico
ricerca e sviluppo
banca dati regionali Eurostat
return on equity
return on investiments
return on sales
residenze sanitarie assistenziali
sistema dei conti delle imprese
sistema europeo di contabilita nazionale
servizio per il recupero dei tossicodipendenti
sistema monetario europeo
servizio sanitario nazionale
tribunale amministrativo regionale
total factor productivity
trattamento di fine rapporto
telecomunicazioni
traffico di perfezionamento passivo
unione europea
unione internazionale delle telecomunicazioni
unita di lavoro annuo
unione monetaria europea
uffici per le relazioni con il pubblico
unita sanitaria locale
white collar high skilled
white collar low skilled
world trade organization
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Tavola A.I - Principali indicatori dell'economia italiana

ANN!

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Domanda e Offerta (a)

(miliardi di lireIt preai del1990)

Valore aggiunto dell'agricoltura 45.541 46.699 45.987 46.196 46.393 47.276 47.061

Valore aggiunto dell'industria in senso stretto 359.516 361.360 353.437 371.308 388.225 384.436 392.367

Valore aggiunto delle costruzioni 77.619 77.284 72.926 69.672 70.244 71.691 70.960

Valore aggiunto dei servizi vendibili 639.197 648.644 654.533 665.805 684.972 695.215 707.364

Valore aggiunto dei servizi non vendibili 184.354 185.910 185.975 185.815 185.552 185.016 184.503

Prodotto interno lordo 1.325.582 1.333.072 1.317.668 1.346.267 1.385.860 1.395.018 1.416.055

Importazioni di beni e servizi (b) 257.119 271.107 249.092 269.951 295.949 289.953 324.183

Esponazioni di beni e servizi (c) 241.340 255.471 278.653 308.347 344.267 343.569 365.345

Indice del valore delle vendite aIdettaglio (0) 87,4 91,8 93,0 96,1 100,0 101,7 104,3

Consumi interni delle famiglie (d) 829.642 838.324 817.890 829.433 844.958 851.921 872.066

Consumi collettivi 237.299 240.019 241.106 239.693 237.254 237.834 236.209

Investimenti fissi lordi (e) 268.273 263.361 229.628 230.785 247.134 248.117 249.535

Variazione delle scorte 6.147 7.004 -517 7.960 8.196 3.530 17.083

Indebitamento delle Amministr. pubbliche in % del Pil (f) -10,4 -9,5 -9,6 -9,0 -7,1 -6,7 -2,7

Lavoro

Unita eli lavoro (ULA) in complesso (g) 23.516 23.272 22.603 22.290 22.229 22.240 22.203

Tasso di disoccupazione (h) 10,9 11,5 10,2 11,3 12,0 12,1 12,3

Redditi da lavoro per unita di lavoro dipendente (1) 40.171 42.496 44.081 45.375 47.441 50.349 52.704

Retribuzioni lorde per unid di lavoro dipendente (1) 28.667 30.146 31.076 32.073 33.308 35.057 36.221

Costi e Prezzi

Prezzi all'importazione Q) 163,4 162,4 181,4 188,7 212,0 212,1 212,3

Costo dellavoro per unita di prodotto (m) 109,0 84,5 117,4 114,9 115,9 121,8 124,2

Costo del denaro (n) 13,8 15,8 13,9 11,2 12,5 12,0 9,7

Prezzi alia produzione (dei prodotti industriali) (0) 84,6 86,2 89,4 92,7 100,0 101,9 103,2

Prezzi all'esportazione Q) 204,4 205,9 229,3 237,7 259,8 271,0 270,2

Prezzi aIconsumo (P) 83,1 87,6 91,3 94,9 100,0 103,9 105,7

Deflatore del Pil 107,7 112,7 117,7 121,7 127,9 134,2 137,8

Fonte: Istat

(a) Gli aggregati delvalore aggiunto e del Pil sono ai prezzi elimercato

(b)AI netto dei consumi fmali all'estero dei residenti

(c) AI netto dei consumi fmali in ltalia dei non residenti

(d) Compresi i consumi finaliin !talia dei non residenti

(e) Calcolati per branca produttrice e coerenti con la Relazione economica relativa all997

(f)Valori a prezzi correnti

(g) In migliaia

(h) I valori dal 1993sono elaborati secondo una nuova metodologia e quineli non confrontabili con glianni precedenti

(0Migliaiadi lire correnti

(I) N. indice calcolato suIla base <lei valori medi unitari, base 1980-100

(m) Beni e servizi destinabili alia vendita, esclusala branca "Iocazione dei fabbricati, N. indice in base 1990-100

(n) Tasso medio sui prestiti bancari a breve termine. Fonte Banca d'Itaiia

(0)N. indice in base 1995-100

(p)Prezzi al consumo perle famigliedi operai edimpiegati, N. indice in base 1995-100, calcolato al netto dei consumi di tabacco
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Tavola A.2 • Formazione e distribuzione del reddito {miliardi di lirecorrenti]

ANNI

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Formazione del valore aggiunto

{alcostodei feuori}
Agricoltura, silvicoltura e pesca 52.660 52.611 52.595 53.878 57.820 61.488 60.501

Industria in senso stretto 332.562 342.172 342.869 368.216 402.631 415.304 428.139

Costruzioni 83.579 88.040 85.544 85,425 88.345 92.742 94.226

Servizi vendibili 692,410 744.962 779.353 819,467 890.312 942.607 978,403

Servizi non vendibili 199.269 209.739 214.165 219.833 225.722 244.096 257.221

Valore aggiunto intera economia 1.360,480 1.437.524 1.474.526 1.546.819 1.664.830 1.756.237 1.818,490

Risorse

hnportazioni di beni e servizi (a) 256.380 273.287 280.174 319.148 392.795 377.984 420,419

Prodotto interno lordo 1.427.571 1.502,493 1.550.296 1.638.666 1.772.254 1.872.635 1.950.680

Impieghi

Consumi fmali intemi 1.141.890 1.215.503 1.247.325 1.313.706 1.397.088 1.477,454 1.546.792

Investimenti fissi Iordi 282.647 288.203 262.765 272.813 306.869 317.541 324.914

Variazione delle scorte 11.043 4.910 -475 9.695 16.330 1.897 17.193

Esportazioni di beni e servizi (b) 248.371 267.164 320.855 361.600 444.762 453.727 482.200

Distribuzione del Pit

Redditi intemi daIavoro dipendente 647.792 681.573 688.223 698.174 726.045 769.780 806.110

Imposte indirerte nette 133.361 143.687 155.659 164.654 186.563 195.748 211.307

Risultato lordo di gestione 646.418 677.233 706,414 775.838 859.646 907.107 933.263

Distribuzione del reddito

Redditi nerti da1l'estero -22.174 -26.267 -26,466 -27.342 -26.221 -23.386 -20.809

Trasferimenti correnti netti da1l'estero -5.334 -6.736 -8.510 -5.953 -2.864 -7.756 -7.086

Imposte indirene nette alla De -3.102 -3.059 -2.963 -5.345 -4.805 -3,499 -32

Reddito nazionale lordo disponibile 1.396.961 1.466,431 1.512.357 1.600.026 1.738.364 1.837.994 1.922.753

Utilizzazione del reddito

Consumi fmali nazionali 1.133.339 1.209.512 1.234.845 1.294.945 1.374.147 1.455.313 1.524.156

Risparmio nazionale lordo 263.622 256.919 277.512 305.081 364.217 382.681 398.597

Formazione del capitale

Saldo delle operazioni in conto capitale con l' estero 731 958 2.598 1.756 2.711 111 5,431

Accreditamento (+) 0 indebitamento (-) -29.337 -35.236 17.820 24.329 43.729 63.354 61.921

Fonte:Istat

(a> AInetto <lei consumifinali all'estero dei residenti

(b)AInetto <lei consumifinali in Italiadeinon residenti
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Tavola A.3.t- L'attiviti produttiva, costi e prezzi - Totale economia

ANN!

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Produzione
(Miliardi di lireaprezzicorrenti]

Produzione ai prezzi di mercato 2.501.505 2.643.243 2.692.533 2.866.244 3.16,4.700 3.283.481
Consumi intermedi 1.099.647 1.153.528 1.154.442 1.250.610 1.420.160 1.436.791
Imposte indirette 78.569 87.368 106.000 108.315 116.377 125.817 134.391
Contributi alla produzione 37.191 35.177 42.435 39.500 34.738 37.756 37.147
Valore aggiunto aiprezzi di mercato (a) 1.401.858 1.489.715 1.538.091 1.615.634 1.746.469 1.844.298 1.915.734

(Miliardi di lireaprezzidel 1990)
Produzione ai prezzi di mercato 2.357.759 2.382.702 2.327.627 2.395.359 2.475.805 2.482.017
Valore aggiunto aiprezzi di mercato (a) 1.306.227 1.319.897 1.312.858 1.338.796 1.375.386 1.383.634 1.402.255

Impiego dei Fattori
Unicl di lavoro (ULA) in complesso (b) 23.516 23.272 22.603 22.290 22.229 22.240 22.203
% Regolari 77,4 77,4 77,5 77,4 77,5 77,7 77,4
Unicl di lavoro dipendenti (b) 16.126 16.039 15.613 15.387 15.304 15.289 15.295
Unit:' di lavoro indipendenti (b) 7.390 7.233 6.991 6.903 6.925 6.951 6.908
% Indipendenti sui complesso 31,4 31,1 30,9 31,0 31,2 31,3 31,1
Indice orari contrattuali (c) 100,4 100,4 100,3 100,0 100,0 100,0 99,9
Ore perdute per conflitti di lavoro (b)(d) 11.573 5.605 8.796 7.651 6.365 13.510 8.299
Valore aggiunto al costa dei fattori per units di lavoro (e) 100,3 102,3 104,5 108,0 111,5 112,0 113,9
Investimenti fissi lordi (f) 268.273 263.361 229.628 230.785 246.659 249.619
Incidenza % sui valore aggiunto ai prezzi di mercato (f) 20,S 20,0 17,5 17,2 17,9 18,0
Stock di capitale (f) 6.461.471 6.638.508 6.778.187 6.915.340 7.064.245 7.211.527
Valore aggiunto aiprezzi di mercato per unicl di capitale 20,2 19,9 19,4 19,4 19,5 19,2
Ammonamenti (f) 160.490 165.722 169.044 172.533 176.807 181.009
In % dello stock di capitale 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Investimenti di propriets della Pubblica ammininistrazione (f) (g) 28.117 25.818 22.438 20.802 21.248 21.565

Costi e prezzi
Indice retribuzioni contrattuali per dipendente lorde (c) 86,9 90,9 93,4 95,1 98,3 102,3 106,7
Redditi interni da lavoro dipendente (h) 647.792 681.573 688.223 698.174 726.045 769.780 806.110
di cui: oneri sociali (h) 185.521 198.078 203.049 204.678 216.293 233.803 252.109
Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 31,1 31,7 32,0 32,5 32,3 32,8 33,8
Costo dellavoro per unit:' di prodotto (i) (m) (n) 109,0 113,1 117,4 114,9 115,9 121,8 124,2
Prezzi dell'input (i) (m) 104,4 108,2 113,3 117,9 128,8 130,8 132,2
Deflatore del valore aggiunto (i)(I) (m) 106,5 110,7 114,9 117,4 122,5 127,3 128,6
Prezzi dell' output:al costa dei fattori (i) (m) 105,4 109,4 114,1 117,6 125,6 129,0 130,4

ai prezzi di mercato (~ (m) 105,6 110,1 114,7 118,4 126,8 130,4 132,1
Costi variabili unitari (i) (m) (0) 105,8 109,7 113,0 115,6 122,9 126,1 128,1
Incidenza % delle imposte indirette nette sui valore aggiunto 3,0 3,6 4,3 4,4 4,9 5,0 5,3
Mark-up lordo (i) (m) (P) 99,7 99,8 101,0 101,8 102,2 102,4 101,8
Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto al costo dei fattori 35,4 35,6 36,8 38,8 40,5 40,2 39,4

Fonte: Istat

(.) Allordo dei sec";'; bancariimputati

(b)In migliai.

(e)Numeri indicein baseDicembre 1995- 100

(d) Esclusii conflini provocati damotiviestranei alrapporto eli lavoro

(e)A prezzi ccstanti - miliardidi lire 1990

(t) Calcolati perbranca utilizzatrice, A prezzicosunti:miliudi eli lire 1990- I datirelativi a11995e all996 SODO provvisori,e coerenticon laRelazione economicarelativa a11996

(g) Calcolariper brancautilizzatrice• ComprendeanebeI. quota di fabbricariresideoziati di propried dellaPobblicaamministrazione cbe convenzionalmentefa pane della"Locazione fabbricati"

(It) In miliardidi lire correnti

(i)Determinati at netto dellabranca"Locazione deifabbricati" e dei "Setvizinon destinabiliallavendita"

(I)I valcri annuali1000 determinati "AIcostodeifanori"

(m)Numeri indicein base1990- 100

(n)Rapporto tea costO del lavorodipendentee indipendentee produzioneat coste deifanori a pcezzi1990

(0)Rapporto teacoste dellavoro pi,',costo dell'input e produzioneat cosecdei Ianori • prezzi 1990

(P) Rapporto tea prezzo dell'ourput at coste dei fanori e costiunitari variabili
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Tavola A.3.2 - L'attivid produttiva, costi e prezzi - Agricoltura

ANN!
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Produzione
(Miliardi di lireaprezzicorrenti)

Produzione ai prezzi di mercato 76.291 74.771 74.291 75.124 79.701 82.621
Consumi intermedi 28.444 27.450 28.183 27.597 28.858 29.319
Imposte indirette 632 648 951 800 796 839 952
Contributi alIa produzione 5.445 5.938 7.438 7.151 7.772 9.564 10.121
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 47.847 47.321 46.108 47.527 50.844 52.763 51.332

(Miliardi di lireaprezzi del 1990)
Produzione ai prezzi/ eli mercato 73.973 74.335 72.828 72.429 72.011 72.794
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 45.541 46.699 45.987 46.196 46.393 47.276 47.061

Impiego dei Fattori
Unid eli lavoro (ULA) in complesso (b) 2.237 2.132 1.976 1.884 1.810 1.755 1.731
% Regolari 30,1 28,9 27,7 27,7 27,4 26,6 26,2
Unita eli lavoro dipendenti (b) 712 715 649 608 585 569 559
Unita di lavoro indipendenti (b) 1.525 1.416 1.326 1.277 1.225 1.185 1.173
% Indipendenri suI complesso 68,2 66,4 67,1 67,8 67,7 67,6 67,7
Iodice orari contrattuali (c) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ore perdute per conflitti eli lavoro (b)(d) 1.769 125 331 135 413 345 188
Valore aggiunto aI costo dei fattori per uniu di lavoro (e) 109 116 123 129 136 142 144
Investimenti fissi lordi (f) 15.331 14.471 13.402 14.200 14.904 16.340
Incidenza % sui valore aggiunto ai prezzi eli mercato (f) 33,7 31,0 29,1 30,7 32,1 34,6
Stock eli capitale (f) 526.202 532.126 536.395 540.889 545.541 551.136
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per uniu eli capitale 8,7 8,8 8,6 8,5 8,5 8,6
Ammortamenti (f) 13.175 13.334 13.417 13.514 13.613 13.747
In % dello stock eli capitale 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Investimenti di proprieta della Pubblica ammininistrazione (f) (g) 1.023 877 758 516 580 538

Costi e prezzi
Indice retribuzioni contrattuali per dipendente lorde (c) 83,3 91,4 96,2 96,2 96,3 98,5 102,5
Redditi intemi dalavoro e1ipendente (b) 14.214 15.673 14.925 14.187 13.949 13.954 14.011
di cui: oneri sociali (b) 1.375 1.518 1.421 1.521 1.489 1.592 1.618
Iocidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 11,9 11,9 11,9 12,1 13,7 14,6 14,9
Costo dellavoro per uniu eli prodotto (i) (m) (n) 99,2 104,2 103,3 100,8 99,2 98,0 99,5
Prezzi dell' input (i) (m) 100,0 99,3 105,0 105,2 112,6 117,0 116,8
Deflatore del valore aggiunto (i) (I) (m) 104,2 103,1 104,5 107,0 113,8 119,4 117,5
Prezzi dell'output:aI costa dei fattori (i) (m) 102,7 101,8 104,7 106,4 113,4 118,6 117,2

ai prezzi eli mercato (i) (m) 103,1 100,6 102,0 103,7 110,7 113,5 111,7
Costi variabili unitari (i) (m) (0) 98,2 100,0 101,2 99,2 100,0 100,4 100,8
Iocidenza % delle imposte indirette nette sui valore aggiunto -9,1 -10,1 -12,3 -11,8 -12,1 -14,2 -15,2
Mark-up lordo (i) (m) (P) 104,6 101,8 103,4 107,3 113,4 118,2 116,3
Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto aI costo dei fattori 15,2 11,2 13,6 18,3 25,4 30,1 28,2

Fonte: Istat

(0)A110rdo dei servizibancari imputati

(b)In migliaia
(c) Nomen iedice io base Dicembre 1995 - 100

(d) Esc1usi i conflitti provocatidamotivi estraneialrapporto eli lavoro

(e) A prezzi costanti - miliardi di lire 1990

(f)talcolari perbranca utilizzatrice.A prezzi costanti. miliardi eli lire 1990-I datirelativi at 1995e al1996 SODO provvisori,e coeremi con laRelazioneeconomicarelativaat1996

(g) Calcolati perbranca utilizzatrice - Comprendeanche laquota di fabbricati residenziali diproprieta dellaPubblica amministrazione checonvenzionalmente faparte della "Loeszione fabbricati
(b) In mi1iardi di lire correnti

(i) Detenninati at nettodellahranca "Locazione deifabbricati- e dei "Servizi nondestinabili alla vendita"

(I)I valoriannualisono determinati "AI costo deifanori"

(m) Numeri iadice in base 1990 - 100

(n) 1Uppono tea coste dellavoro dipendente e iodipendente e produzione alcosto dei fanori a prezzi 1990

(0)Rapportotea coste dellavoropiu costo dell'inpute produzionealcoste <lei fattcri a prezzi 1990

(p)Rapportotraprerw dell'outputat coste <lei fattori e costi unitarivariabili
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Tavola A.3.3 - L'attivita produttiva, costi e prezzi - Industria in senso stretto

ANNI

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Produzione
(Miliardi di lire a prezzi correnti)

Produzione ai prezzi di mercato 976.887 1.008.125 1.002.245 1.108.106 1.267.649 1.271.485

Consumi intermedi 599.228 614.341 602.800 680.394 798.505 787.528

Imposte indirette 53.073 58.698 63.046 66.013 72.142 75.571 77.425

Contributi alia produzione 7.976 7.086 6.470 6.517 5.629 6.918 5.468

Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 377.659 393.784 399.445 427.712 469.144 483.957 500.096

(Miliardi di lire a prezzi del 1990)
Produzione ai prezzi di mercato 947.245 955.264 910.467 972.526 1.025.669 1.008.800

Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 359.516 361.360 353.437 371.308 388.225 384.436 392.367

Impiego dei Fattori
Unita di lavoro (UIA) in complesso (b) 5.236 5.046 4.797 4.768 4.739 4.701 4.671

0/0 Regolari 89,2 89,0 89,5 89,0 89,1 89,1 88,9

Unita di lavoro dipendenti (b) 4.440 4.254 4.014 4.002 3.974 3.937 3.902

Unita di lavoro indipendenti (b) 796 791 783 766 765 764 769

0/0 Indipendenti sui cornplesso 15,2 15,7 16,3 16,1 16,1 16,2 16,5

Indice orari contrattuali (c) 100,6 100,5 100,5 100,1 100,0 100,0 100,0

Ore perdute per contlitti di lavoro (b) (d) 4.696 3.457 4.717 2.730 2.038 10.692 5.140

Valore aggiunto al costa dei fattori per unita di lavoro (e) 61 64 65 69 73 72 74

Investimenti flssi lordi (f) 70.661 67.708 55.893 55.899

Incidenza % sui valore aggiunto ai prezzi di mercato (f) 18,7 17,2 14,0 13,1

Stock di capitale (f) 1.241.872 1.272.241 1.289.021 1.303.985

Valore aggiunto ai prezzi di mercato per unita di capitale 28,9 28,4 27,4 28,5

Ammortamenti (f) 53.472 54.936 55.639 56.313

In % dello stock elicapitale 4,3 4,3 4,3 4,3

Investimenti di propneta della Pubblica ammininistrazione (f) (g) 1.730 1.462 1.123 1.083

Costi e prezzi
Indice retribuzioni contrattuali per dipendente lorde (c) 84,1 88,9 92,6 95,2 98,7 102,0 106,0

Redditi interni da lavoro dipendente (h) 188.562 193.852 191.594 195.677 205.231 214.182 222.837

di cui: oneri sociali (h) 60.054 61.718 61.752 61.371 66.600 70.856 74.761

Incidenza % oneri sociali su redditi VIA regolari 32,8 32,8 33,1 33,2 33,5 34,2 34,7

Costo dellavoro per unita di prodotto (I) (m) (n) 109,3 111,8 117,2 111,6 110,8 117,8 119,5

Prezzi dell'input (i) (rn) 102,0 103,4 108,2 113,2 125,3 126,1 126,8

Deflatore del valore aggiunto (I) (I) (rn) 104,2 106,7 110,3 112,5 117,0 122,4 123,4

Prezzi dell'output.al costa dei fattori (i) (m) 102,7 104,6 108,9 112,9 122,4 124,8 125,6

ai prezzi di rnercato (I) (rn) 103,1 105,5 110,1 113,9 123,6 126,0 127,1

Costi variabili unitari (i) (m) (0) 103,3 105,2 109,2 112,2 121,2 123,5 124,7

Incidenza % delle irnposte indirette nette sui valore aggiunto 14,3 16,7 19,1 19,1 20,7 21,7 22,5
Mark-up lordo (i) (m) (p) 99,4 99,4 99,8 100,7 100,9 101,1 100,8

Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto al costa dei fattori 34,7 34,5 35,0 38,4 40,9 40,1 39,5

Fonte: lstat

(a) AI lordo dei servizi bancari imputati

(b) In migliaia

(c) Numeri indice in baseDicembre 1995 = 100

(d) Esclusi i conflitti provocati ciarnotivi estranei al rapporto di lavoro

(e) A prezzi costanti - miliardi di lire 1990

(f) Calcolati per branca utilizzatrice. A prezzi costanti: miliardi di lire 1990 - I dati relativi al 1994 sono coerenti con la Relazione economica

relativa at 1996
(g) Calcolati per branca utlllzzatrice - Comprende anche la quota di fabbrtcati residenziali di proprieta della Pubblica amministrazione che convenzionalmente

fa parte della "I..ocazione fabbricati"

(h) In miliardi di lire correnu

0) Determinati al netto della branca. "Locazione dei fabhricati" e dei "Servizi non destinabili alia vendita"

(I) ] valori annuali sono detenninati "AI costa dei fanori"

(m) Numeri indice in base 1990 - 100

(n) Rapporto tra costa dellavoro dipendente e indipendente e produzione al costo de! fatron a prczzi 1990

(0) Rapporto tra costa del lavoro pili costo dell'input c produzionc al costo dci fattori a prezzi 1990

(p) Rapporto tra prczzo dcll'output al costa.dei fatten c costi unitari vartabili
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Tavola A.3.4 - L'attivid produttiva, costi e prezzi - Industria: costruzioni

ANN!

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Produzione
(Miliardi di lireaprezzi correnti)

Produzione ai prezzi di mercato 169.052 176.382 171.657 168.815 175.432 183.651
Consumi intermedi 85.294 88.640 86.040 84.094 87.122 90.708
Imposte indirette 1.116 1.204 1.475 1.393 1.405 1.668 1.875
Contributi alia produzione 937 1.502 1.402 2.097 1.381 1.352 1.214
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 83.758 87.742 85.617 84.721 88.369 93.058 94.887

(Miliardi di lireaprezzidel1990)
Produzione ai prezzi di mercato 156.662 155.360 146.498 139.163 139.484 142.367
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 77.619 77.284 72.926 69.672 70.244 71.691 70.960

Impiego dei Fattori
Uniu di lavoro (ULA) in complesso (b) 1.681 1.700 1.674 1.606 1.593 1.565 1.564
% Regolari 62,6 62,3 61,4 61,1 61,0 60,9 59,6
Unid. di lavoro dipendenti (b) 1.131 1.139 1.095 1.039 1.012 977 986
Uniu di lavoro indipendenti (b) 550 561 578 567,1 580,3 587,5 578,0
% Indipendenti sui complesso 32,7 33,0 34,6 35,3 36,4 37,5 37,0
Indice ocari contrattuali (c) 100,4 100,4 100,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Ore perdute per conflitti di lavoro (b)(d) 2.562 236 1.026 293 1.313 538 844
Valore aggiunto al costo dei fattori per unita di lavoro (e) 98,5 96,9 92,9 92,5 94,0 97,7 96,7
Investimenti fissi lordi (f) 7.696 7.638 5.449 5.529
Incidenza % sui valore aggiunto aiprezzi di mercato (f) 9,9 9,9 7,5 7,9
Stock di capitale (f) 129.360 131.684 131.498 131.085
Valore aggiunto aiprezzi di mercato per uniu di capitale 60,0 58,7 55,5 53,2
Ammortamenti (f) 6.777 6.889 6.835 6.754
In % dello stock di capitale 5,2 5,2 5,2 5,2
Investimenti di propried. della Pubblica ammininistrazione (f) (g)

Costi e prezzi
Indice retribuzioni contrattuali per dipendente lorde (c) 87,4 91,7 92,8 96,9 98,6 101,6 104,4
Redditi intemi dalavoro dipendente (b) 36.885 39.393 38.268 37.183 37.036 37.504 38.636
di cui: oneri sociali (h) 9.695 10.416 10.007 9.309 9.599 9.932 10.188
Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 35,3 35,7 35,9 35,9 36,5 37,1 37,7
Costo dellavoro per unid. di prodotto (i) (m) (n) 109,7 118,6 125,1 129,4 130,9 132,2 136,2
Prezzi dell'input (i) (m) 107,9 113,5 116,9 121,0 125,7 128,2 130,9
Deflatore del valore aggiunto (i) (I)(m) 108,1 114,4 117,8 123,1 126,3 129,9 133,3
Prezzi dell' output:al costo dei fattori (i) (m) 108,0 113,9 117,4 122,1 126,0 129,0 132,1

ai prezzi di mercato (i) (m) 107,9 113,5 117,2 121,3 125,8 129,0 132,3
Costi variabili unitari (i) (m) (0) 108,7 115,3 119,9 123,6 126,6 128,6 131,8
Incidenza % delle imposte indirette !'ette sui valore aggiunto 0,2 -0,3 0,1 -0,8 0,0 0,3 0,7
Mark-up lordo (i) (m) (P) 99,4 98,8 97,9 98,7 99,5 100,4 100,2
Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto al costo dei fattori 37,8 38,5 40,2 32,7 34,0 35,3 35,0

Fonte: Istat
(a} Allordo deiservizibancari imputati

(h)In migliaia

(e)Numeri indice in baseDicembre 1995- 100

(d) Esclwii conflittiprovocati damotiviesrraneialnpportodilavoro

(e) A prezzi costanti - miliardidi lire 19'JO
(I)CaIcol.ti per brancautilizzarrice.A prezzi cosranti:miliardidi lire 19'JO· I dati relativi a11993e 1994sono coerenti con I. Relazioneeconomicarelati.. a11996

(g)Calcol.ti per brancautilizzatrice- Comprende anebe laquota di fabbricati residenzialidi proprieu dell. Pubblica amministrazioneehe convenzionalmentef. pane dell. "Locazionefabbricati"

(h)In miliardi di lire correnti
(i) Determinati al netro dell. branca "Locazionedei f.bbricati" e dei "Servizinon destinabili all. vendita"

(I)I valori annualisono determinati "AIcoste dei f.non"

(m)Numeri Iedice in base19'JO - 100

(n)Rapporto tra costo dellavoro dipendentee indipendentee produzione alcoste dei Iartcri • prezzi 19'JO

(0)Rapporto tra costa del lavoro pili coste dell'input e produzionealcoste dei fattori a prezzi 1990

(P) Rapporto tra prezzo dell'output alcosta dei fattcri e costi unitari variabili
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Tavola A.3.5 - L'attivits produttiva, costi e prezzi - Servizi destinabili alla vendita

ANN!

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Produzione
(Miliardi di lireaprezzi correnti)

Produzione ai prezzi di mercato 1.012.694 1.101.721 1.153.190 1.215.073 1.33(;.626 1.418.275
Consumi intermedi 319.369 350.592 360.434 379.232 428.325 452.127
Imposte indirette 23.748 26.818 40.528 40.109 42.034 47.739 54.139
Contributi alia produzione 22.833 20.651 27.125 23.735 19.956 19.922 20.344
Valore aggiunto ai prezzi di rnercato (a) 693.325 751.129 792.756 835.841 912.390 970.424 1.012.198

(Miliardi di lireaprezzi del1990)
Produzione ai prezzi di mercato 931.996 946.523 945.486 960.184 989.744 1.008.396
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 639.197 648.644 654.533 665.805 684.972 695.215 707.364

Impiego dei Fattori
Unita di lavoro (ULA) in complesso (b) 10.063 10.047 9.833 9.731 9.798 9.942 9.985
% Regolari 78,0 78,3 78,3 78,1 78,1 78,3 78,1
Unita di lavoro dipendenti (b) 5.544 5.583 5.530 5.437 5.444 5.528 5.596
Vnid. di lavoro indipendenti (b) 4.519 4.464 4.303 4.294 4.355 4.415 4.388
% Indipendenti sui complesso 44,9 44,4 43,8 44,1 44,4 44,4 44,0
Indice orari contrattuali (c) 100,5 100,4 100,3 100,0 100,0 100,0 99,9
Ore perdute per conflitti di lavoro (b)(d) 2.305 1.497 2.200 2.861 1.146 1.256 1.751
Valore aggiunto al costa dei fattori per unid. di lavoro (e) 99,4 101,0 104,2 107,1 109,8 109,8 111,7
Investimenti fissi lordi (f) 151.680 152.707 137.015 138.537 146.029 145.798
Incidenza % sui valore aggiunto ai prezzi di mercato (f) 23,7 23,5 20,9 20,8 21.3 21,0
Stock di capitale (f) 3.848.297 3.967.920 4.070.992 4.174.731 4.284.773 4.392.864
Valore aggiunto ai prezzi di mereato per unid. di capitale 16,6 16,3 16,1 15,9 16,0 15,8
Ammortamenti (f) 81.053 84.202 86.480 88.989 91.987 94.875
In % dello stock di capitale 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2
Investimenti di propriets della Pubblica ammininistrazione (f) (g) 3.036 3.196 3.044 2.946 2.914 3.119

Costi e prezzi
Indice retribuzioni contrattuali per dipendente lorde (c) 85,1 89,6 92,8 94,5 99,2 102,9 106,1
Redditi intemi dalavoro dipendente (h) 215.273 229.866 236.894 239.548 253.091 269.648 283.558
di cui: oneri sociali (h) 62.171 67.494 70.614 70.149 75.953 82.270 87.545
Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 32,3 32,7 32,9 33,0 33,0 33,5 33,9
Costo dellavoro per unid. di prodotto (i) (m) (n) 108,7 112,6 115,3 115,5 118,8 124,1 127,3
Prezzi dell'input (Q (m) 109,0 117,5 123,6 128,5 138,8 142,4 145,2
Deflatore del valore aggiunto (i) Q) (m) 107,8 113,2 118,0 120,4 126,0 130,5 132,0
Prezzi dell' output:al costo dei fattori (Q (m) 108,2 114,7 119,8 123,1 130,2 134,4 136,4

ai prezzi di mercato (i) (m) 108,3 115,4 120,5 124,2 132,1 136,9 139,4
Costi variabili unitari (i) (m) (0) 109,4 115,7 118,7 120,8 127,4 132,5 135,4
Incidenza % delle imposte indirette nette sui valore aggiunto 0,1 0,8 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5
Mark-up lordo (i) (m) (P) 98,9 99,1 101,0 101,9 102,2 101,5 100,7
Quota dei profitti lordi sui valore aggiunto al costa dei fattori 37,9 38,4 38,5 41,4 42,3 41,6 40,8

Fonte: Istat

(a)A1lordo dei servizibancariimputari

(b)In migliaia

(c)Numeri indicein baseDicembre 1995- 100

(d) Esclwii conflittiprovocatidamotiviestranei alnpportodi lavcrc

(e)A prezzi costanti • miliardidi lire 1990

(I)Calcolatiper brancautilizzatrice. A prezzicostanti:ntiliardidi lire 19'10 - I dati relativiall995 e all996 sono provvisori,e coerenti con IaRelazioneecononticarelativa all996.

(g)Calcolatiper brancautilizzatrice• ComprendeancbeIaquota di labbricatiresidenziali di proprietlidellaPubblicaantntinistrazionecbe convenzionalmentela parte della'Locazionefabbricati'

(h)In miliardidi lire correnti

(i) Deterrninatial neno dellabranca "Locazione dei labbricati"e dei "Servizinon destinabili.alIavendita"

(l) Ivalori annuali sene determinati •AIcostodei fattorl-

(m)Numeri indicein base1990- 100

(n)Rapporto tra COstO dellavoro dipendentee iodipeodentee produziooeal coste dei fattori a prezzi 19'10

(0) Rapponotra costadellavoro piucostodell'input e produzione at coste <lei fanoria pretti 1990

(P) Rapporto tra prezzo dell'output alcoste dei lattori e costi unitari variabili
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Tavola A.3.6 - L'attivita produttiva, costi e prezzi - Servizi non destinabili aUa vendita

ANN!
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Produzione
(Miliardi di lireaprezzi correnti)

Produzione ai prezzi di mercato 266.581 282.244 291.150 299.126 305.292 327.449
Consumi intermedi 67.312 72.505 76.985 79.293 78.140 82.554
Irnposte indirette
Contributi alia produzione
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 199.269 209.739 214.165 219.833 225.722 244.096 257.221

(Miliardi di lireaprezzidel 1990)
Produzione ai prezzi di mercato 247.883 251.220 252.348 251.057 248.897 249.660
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (a) 184.354 185.910 185.975 185.815 185.552 185.016 184.503

Impiego dei Fattori
Unics di lavoro (ULA) in complesso (b) 4.299 4.348 4.324 4.301 4.290 4.278 4.252
% Regolari 92,1 91,4 91,3 91,0 90,8 90,7 90,5
Unita' di lavoro dipendenti (b) 4.299 4.348 4.324 4.301 4.290 4.278 4.252
Unita' di lavoro indipendenti (b)
% Indipendenti sui complesso
Indice orari contrattuali (c) 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6
Ore perdute per conflitti di lavoro (b) (cI) 241 290 522 1.632 791 353 203
Valore aggiunto al costo dei fattori per unita di lavoro (e) 100,0 99,7 100,3 100,7 100,9 100,9 101,2
Investimenti fissi lordi (f) 22.905 20.837 17.869 16.620 17.016 17.251
Incidenza % sui valore aggiunto ai prezzi di mercato (f) 12,4 11,2 9,6 8,9 9,2 9,3
Stock di capitale (f) 715.740 734.537 750.281 764.650 779.242 793.848
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per unita di capitale 25,8 25,3 24,8 24,3 23,8 23,3
Ammortamenti (f) 6.013 6.361 6.673 6'.963 7.254 7.547
In % deUo stock di capitale 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
Investimenti di propriets della Pubblica Ammin. (f) (g) 28.117 25.818 22.438 20.802 21.248 21.565

Corti e prezzi
Indice retribuzioni contrattuali per dipendente lorde (c) 92,0 94,0 94,8 95,2 96,8 102,2 108,8
Redditi intemi dalavoro dipendente (h) 192.858 202.789 206.542 211.579 216.738 234.492 247.068
di cui:onen sociali (h) 52.226 56.932 59.255 62.328 62.652 69.153 77.997
Incidenza % oneri sociali su redditi ULA regolari 27,9 29,0 29,7 30,9 30,0 30,6 32,7

Fonte: Istat
(a)A11ordodeiservizibancari imputati

(b)In migliaia

(c)Nomeri iadice in baseDicembre 1995- 100
(d)Esclusi i conflitti provocati cia motivi estraneial rapporto di lavoro

(e)A prezzi costanti• miliardidi lire 1990
(f)Calcolatiperbranca utilizzatrice. A prezzi. cosunti: mili:ardi di lire 1990- I datire1ativi all995 e all996 sono peowiscri, e coerenti con IaRelazione economics relativa a11996

(g)Classifieatiper brancautilizzatrice-Comprende anchela quota di fabbricati residenzia1i di proprieta della Pubblicaamministrazione,cbe convenzionalmentefa parte della"I.ocazionefabbricati"
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Tavola A.4.1 • Indicatori dell'attivita industriale, per destinazione economica della produzione- Totale

vocr ANNI

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Domanda e offerta

Indice della produzione industriale (a) 98,9 96,5 101,5 107,0 105,2 107,5

Indice della consistenza degli ordinativi (a) 101,5 97,3 105,5 121,2 121,4 120,6

Indice del fatturato (a) 106,7 109,2 120,1 140,3 139,7 145,0

Indice del fatturato sull' estero (a) 107,6 125,1 148,3 183,4 187,7 200,6

Valore delle imponazioni (b) 232.108 232.990 272.382 335.661 321.290 354.411

Valore delle esportazioni (b) 219.433 266.216 308.048 381.176 388.884 405.713

Saldo della bilancia commerciale (b) -12.675 33.226 35.666 45.515 67.594 51.302

Impiego dei fattori

Indice dell'occupazione alle dipendenze (c) (d) 117,5 110,9 105,4 101,3 99,5 %,3

Tassi di entrata (c) (e) 5,8 5,4 7,5 9,4 8,0 8,8

Tassi di uscita (c) (e) 11,8 9,9 12,1 10,5 10,5 10,0

Indice dell'occupazione alle dipendenze al netto del ricorso alia C.I.G. (c) (d) (i) 113,2 105,4 102,6 101,6 99,8 97,6

Indice delle ore lavorate per dipendente (c) (e) (h) 100,2 99,7 99,9 100,0 99,2 99,6

Incidenza percentuale delle ore di straordinario (c) 4,9 4,4 4,6 5,5 5,0 5,4

Ore di C.I.G. (c) (e) 343,6 402,4 255,4 100,0 101,4 49,2

Grado di utilizzo degli impianti (g) 75,7 74,4 76,0 78,2 75,8 77,7

Costi e prezzi

Indice delle retribuzioni lorde per dipendente (c) (e) (h) 90,6 93,8 97,3 100,0 104,7 108,5

Indice del costa dellavoro per dipendente (c) (e) (h)0) 90,0 93,7 97,1 100,0 105,5 110,1

Indice dei prezzi alia produzione dei prodotti industriali (e) 86,2 89,4 92,7 100,0 101,9 103,2

Fonte: !stat

(a)Numeri Indice in base1990-100

(b)Miliardi di lire correnti

(c)Indicatori indaginesullegrandi imprese.Gli indici annualisono calcolaticome mediaaritmeticasemplicedegli indici mensili

(d)Numeri indice in basedicembre 1995-100

(e)Numeri indice in base1995-100

(f)Tassiper 1.000dipendenti

(g)Fonte: tsco
(b)Indicatoreca1colato suInumero deidipendenti al netto del ricorso allaC.I.G.

(i) Ottenuto sottraendo dagIi oceupati alledipendenze il rapporto tra il numero di ore di C.I.G. e il prodotto tra un orario convenzionaledi 8 ore e il numerodi giomi

lavorativi
(I)AI netto deltrattamento di fine rapporto
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Tavola A.4.2 - Indicatori dell'attivita industriale, per destinazione economica della produzione. Beni intennedi

ANNI

VOCI 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Domanda ed offerta

Indice della produzione industriale (a) 99,8 97,7 103,0 107,2 104,7 108,2

Indice della consistenza degli ordinativi (a)

Indice del fatturato (a) 104,2 110,0 123,3 148,7 141,4 146,7

Indice del fatturato suIl' estero (a) 104,4 125,4 150,3 187,0 179,8 194,8

Valore delle imponazioni (b) 147.676 156.194 185.723 231.957 218.097 237.429

Valore delle esportazioni (b) 118.887 141.798 163.015 205.801 207.145 219.650

Saldo della bilancia commerciale (b) -28.789 -14.396 -22.708 -26.156 -10.952 -17.779

Impiego dei fattori

Indice dell'occupazione alle dipendenze (c) (d) 118,1 111,8 105,9 100,7 98,7 95,5

Tassi di entrata (c) (e) 4,4 3,7 4,9 6,6 5,9 6,7

Tassi di uscita (c) (e) 10,1 8,2 9,2 8,9 8,6 8,6

Indice dell'occupazione alle dipendenze al netto del ricorso alIa C.I.G. (c) (d) (~ 115,0 108,4 104,4 100,9 99,1 96,7

Indice delle ore lavorate per dipendente (c) (e) (b) 100,0 99,4 99,9 100,0 100,5 100,1

Incidenza percentuale delle ore di straordinario (c) 5,3 4,6 4,8 5,3 5,4 5,2

Ore di C.I.G. (c) (e) 310,2 315,7 202,6 100,1 96,1 36,4

Grado di utilizzo degli impianti (g) 76,0 75,S 76,9 79,1 75,4 77,S

Costi e prezzi

Indice delle retribuzioni lorde per dipendente (c) (e) (b) 88,6 91,4 96,S 100,0 106,5 109,0

Indice del coste dellavoro per dipendente (c) (e) (b)Q) 87,5 91,4 96,S 100,0 107,0 110,3

Indice dei prezzi alIa produzione dei prodotti industriali (e) 84,3 87,6 91,1 100,0 100,8 102,3

Fonte: Istat

(a)Numeri Indice in base 1990-100

(b)MiIiardi di lire correnti

(c) Indicatori indagine suIle grandi imprese. Gli indici annuali sono calcolati come media aritmetica semplice degli indici mensili

(d) Numeri indice in basedicembre 1995-100

(e)Numeri indice in base1995-100

(I)Tassi per 1.000dipendenti

(g) Fonte: ISCO

(h)Indicatore calcolato suInumero de; dipendenti al netto del ricorso a11a C.I.G.

(i)Onenuto sottraendo daglioccupati alle dipendenze i1rapporto tra i1numero di are di Cl.G. e i1prodotto tra un orario convenzionale di 8 are e i1numero di giomi

lavorativi
(I)AI netto deltrattamento di fine rapporto
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Tavola A.4.3 - Indicatori dell'attivits industriale, per destinazione economics della produzione - Beni d'investimento

ANN!

VOCI 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Domanda e offerta

Indicedellaproduzione industriale (a) 92,1 88,9 92,2 105,0 105,7 102,3

Indicedellaconsistenza degliordinativi (a)
Indicedel fatturato (a) 100,9 95,9 109,2 130,9 140,4 147,0

Indicedel fatturato sull'estero(a) 104,9 115,1 138,1 172,7 189,3 201,9

Valoredelleimportazioni (b) 30.198 24.781 28.316 35.737 35.780 39.304

Valoredelleesportazioni(b) 36.050 46.253 53.489 65.730 70.027 72.240

Saldodellabilanciacommerciale (b) 5.852 21.472 25.173 29.993 34.247 32.936

Impiego dei fattori
Indicedell'occupazione alIedipendenze (c) (d) 119,0 111,1 105,5 101,1 99,6 97,0

Tassidi entrata (c) (e) 5,1 4,8 7,0 9,1 6,6 8,2

Tassidi uscita(c) (e) 12,5 9,5 12,4 9,4 9,0 8,8

Indicedell'occupazione alledipendenze al netto del ricorsoaliaC.I.G. (c) (d)(i) 112,6 101,8 100,5 101,1 99,8 98,4

Indicedelleore lavorateper dipendente(c) (e) (h) 100,9 100,2 99,9 100,0 98,1 99,7

Incidenzapercentuale delleore di straordinario(c) 4,3 3,8 4,3 5,6 4,8 5,8

Ore di C.I.G. (c)(e) 366,1 463,4 290,2 100,0 107,0 54,0

Grado di utilizzo degliimpianti (g) 73,6 73,1 75,2 78,7 77,5 79,1

Costi e prezzi
Indicedelleretribuzionilordeper dipendente(c) (e)(h) 92,8 95,9 97,9 100,0 102,6 108,2

Indicedel costa dellavoro per dipendente(c) (e) (h)Q) 92,7 95,8 97,4 100,0 104,2 110,2

Indicedeiprezzi alIaproduzionedei prodotti industriali(e) 89,3 92,5 95,2 100,0 103,6 105,5

Fonte: !stat
(a)Numeri Indice in base1990-100

(b)Miliardi di lire correnti

(c) Indicatori indagine suIIe grandi imprese, Gli indici annuali sono calcolati come media aritmetica semplice degIi indici mensili

(d)Numeri indice in basedicembre 1995-100

(e)Numeri indice in base 1995-100

(I)Tassi per 1.000dipendenti

(g) Fonte: !SCO

(b)Indicatore calcolato sui numeco deidipendenti aInetto del ricorso aliaC.I.G.

(i) Ottenuto sonraendo dag\ioccupati alle dipendenze il rapporto tra il numero di ore di C.I.G. e il prodotto tra un orario convenzionale di 8 ore e il numero di giomi

Iavorativi

(I)AI netto del trattamento di fine rapporto
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Tavola A.4.4 - Indicatori dell'attivita industriale, per destinazione economica della produzione - Beni di consumo

ANNI

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Domanda e offerta
Indicedella produzione industriale(a) 101,2 98,7 104,1 107,7 106,2 109,4

Indicedellaconsistenzadegliordinativi (a)

Indice del fatturato (a) 114,4 118,1 124,2 136,4 136,9 141,1

Indicedel fatturato sull'estero (a) 115,7 137,4 158,9 192,3 196,7 206,7

Valoredelle importazioni (b) 54.233 52.018 58.341 67.966 67.406 77.672

Valore delleesportazioni(b) 64.499 78.166 91.542 109.644 111.715 113.822

Saldodellabilanciacornmerciale (b) 10.266 26.148 33.201 41.678 44.309 36.150

Impiego dei fattori

Indicedell'occupazioneailedipendenze(c) (d) 112,5 108,7 104,5 103,5 104,0 99,6

Tassidi entrata (c) (e) 11,5 12,0 15,6 17,5 22,3 18,9

Tassidi uscita (c) (e) 14,6 15,6 18,8 17,3 23,6 20,5

Indicedell'occupazioneailedipendenzeal netto del ricorso aliaC.I.G. (c)(d) (I) 110,7 106,6 103,4 103,9 104,0 99,7

Indicedelleore lavorateper dipendente (c) (e) (h) 99,0 99,9 100,5 100,0 100,3 99,1

Incidenzapercentualedelleore di straordinario (c) 5,3 5,2 5,2 5,6 4,2 4,4

Ore di C.I.G. (c) (e) 338,2 370,6 252,2 100,0 81,0 68,6

Grado di utilizzo degli impianti (g) 76,3 73,6 75,1 76,7 75,5 77,2

Costi e prezzi
Indicedelle retribuzioni lorde per dipendente (c) (e) (h) 90,3 94,2 97,3 100,0 103,6 107,9

Indicedel costa dellavoro per dipendente (c) (e) (h)Q) 89,9 94,0 97,3 100,0 104,4 109,2

Indicedei prezzi aliaproduzionedei prodotti industriali (e) 88,5 91,7 95,0 100,0 103,2 104,1

Fonte: Istat

(a) Numeri Indice in base1990-100

(b)Miliardi di lire correnti

(c) Indicatori indagine sulle grandi imprese. Gli indici annua1i sono calcolati come media aritmeticasemplice degli indici mensili

(d)Numeri indice in base dicembre 1995-100

(e) Numeri indice in base 1995-100

(Q Tassi per 1.000dipendenti

(g) Fonte: ISCO

(h)Indicatore calcolato suinumero deidipendenti al netto del ricorso aliaC.I.G.

(i)Ottenuto sottraendo dagli occupati alle dipendenze il rappotto tra il numero di are di C.I.G. e il prndotto tra un orario convenzionale di 8 are e il numero di giorni

lavorativi

(I)AI netto del trattamento di fine rapporto
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Tavola A.4.5 . Indicatori dell'attivitil industriale, per sezione di attivitil economica della classificazione Ateco 1991

Estrazione di minerali
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Domartda e offerta
Indice della produzione industriale (a)

Indice della consistenza degli ordinativi (a)

Indice del fatturato (a)

Indice del fatturato sull'estero (a)

Valore delle importazioni (b)

Valore delle esportazioni (b)

Saldo della bilancia comrnerciale (b)

Impiego dei fattorl
Indice dell'occupazione aile dipendenze (c) (d)
Tassi di entrata (c) (f)

Tassi di uscita (c) (f)

Indice dell'occupazione aile dipendenze a1 netto del ricorso alia c.I.G. (c) (d) (h)

Indice delle ore lavorate per dipendente (c) (e) (g)

Incidenza percentuale delle ore di straordinario (c)
Ore di c.I.G. (c) (e)

Costl e prezzi
Indice delle retribuzioni Jorde per dipendente (c) (e) (g)

Indice del costo dellavoro per dipendente (c) (e) (g) CD
Indice dei prezzi alia produzione del prodotti industriali (e)

Anni

1996

116,3

200,0
84,0

27.614
882

-26.732

100,7

1997

119,5

190,9
89,4

30.556
860

-29.696

106,0

Attvita rnanifatturiere

Anni
199-6-- 1997

104,4 106,6
121,4 120,6
139,3 144,7
188,0 200,9

279,249 304.475
383.399 396.143
104.151 91.668

99,7 97,1
8,9 9,9

11,4 10,4
99,8 98,3
99,2 99,7

5,1 5,6
101,3 49,2

104,2 109,1
105,2 110,6
101,8 102,6

Energia
Anni

1996 1997

112,2 115,7

2.892 2.825
43 44

-2.849 -2.781

99,5 94,1
2,8 2,9
4,7 7,7

99,5 94,1
100,1 99,5

4,5 4,0
49,7 21,3

105,2 106,3
106,2 108,3
102,7 108,6

VJ
'0
VI

Fonte: Istat

(a) Numeri Indice in base 1990-100

(b) Miliardidi lire correnti
(c) Indicatori indagine sulle grandi imprese. Gli indici annuali sana calcolati come media aritmetica semplice degli indici mensili
(d) Numeri indice in base dicembre 1995-100

Ce) Numeri indice in base 1995-100

CO Tassi per 1.000dipendenti

Cg) Indicatore calcolato sui numero dei dipendenti al netto del ricorso alia C.I,G.
(h) Ottenuto sottraendo dagli occupati alle dipendenze il rapporto tra il numero di ore di c.I.G, e il prodotto rra un orario convenzionale di H ore e it nurnero eli giomi luvorativi

(i) Al netto del trattarnento di fine rapporto
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Tavola AS - Indicatori dell'attivitii dei Servizi per sezione di attivitii economica della classificazione Ateco 1991

Totale Servizi Commercio Alberghi e ristorantl Trasporti e cornunicazioni Intermediazione Atrivit:1 Immobiliari

moneta ria e finanziaria--
Anni Anni Anni Ann! Anni Ann!

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

~iego del fattori
Indice dell'occupazione alle dipendenze (a) (b) 100,1 97,9 101,8 103,5 108,8 111,1 99,1 95,7 100,1 97,7 101,6 105,0
Tassi di entrata «o Cd) 7,7 13,1 20,4 20,7 53,4 46,0 3,8 15,1 3,4 2,7 16,2 18,6
Tassi di uscita (a) (d) 8,7 13,8 17,6 19,1 48,6 44,4 6,2 16,5 4,4 4,6 15,2 14,2
Indice dell'occupazione alle dipendenze al netto del ricorso alla c.I.G. (a) (b) (f) 100,1 97,9 102,1 103,9 108,8 111,2 99,2 95,9 100,1 97,7 101,0 104,9
Indice delle ore lavorate per dipendente (a) (c) (d) 100,9 99,7 99,5 97,9 99,4 99,7 102,7 102,1 98,0 96,6 100,0 100,9
Incidenza percentuale delle ore di straordinario Ca) 6,4 6,5 8,2 9,1 3,6 4,2 6,8 6,9 4,3 4,3 11,8 11,6

Costi e prezzi

Indice delle retribuzioni lorde per dipendente (a) (c) (e) 103,1 106,3 104,3 107,1 104,1 105,9 104,2 106,7 101,3 106,0 106,4 109,0
Indice del costo del lavoro per dipendente (a) (c) (e) Cg) 105,0 108,0 104,7 107,7 102,5 104,7 107,5 109,2 102,0 106,9 106,8 109,3

Fonte: Istat

Ca) Indicatori indagine sulle grandi imprese. GJi indici annuali sono calcolati come media aritmetica semplice degli indici mensili

(b) Numeri Indice in base dicernbre 1995=100

(c) Numeri Indice in base 1995=100

(d) Tassi per 1.000 dipendenti

(e) Indicatore calcolato sui numero dei dipendenti al netto del ricorso alla c.I.G.

(f) Ottenuto sottraendo dagli occupati alle dipendenze il rapporto tra il numero di ore di c.I.G. e il prodotto tra un orario convenzionaJe di H ore e il numero di giomi lavorativi

Cg)AI netto del trattamento di fine rapporto



Tavola A.6.1 - II sistema dei prezzi

NUMERI INDICE ANNI

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Prezzi allaproduzione dei prodotti industriali (a)

Beni finali di consumo 85,4 88,5 91,7 95,0 100,0 103,2 104,1

Benidi consumo non durevoli 83,8 87,3 91,1 94,5 100,0 102,8 103,6

Benisemidurevoli 89,2 91,7 93,5 95,8 100,0 103,4 105,1

Benidurevoli 84,3 87,2 91,2 95,2 100,0 103,9 104,2

Benifmali di investimento 86,4 89,3 92,5 95,2 100,0 103,6 105,5

Beni intermedi 83,7 84,3 87,6 91,1 100,0 100,8 102,3
Beni intermedi per la produzione di beni di investimento 87,0 89,3 92,0 94,5 100,0 101,0 103,0
Beniintermedi per la produzione di beni di consumo 85,1 85,5 87,7 91,3 100,0 99,3 98,5
Beniintermedi a destinazione mista 82,9 83,2 86,7 90,3 100,0 100,9 102,6

Indice generale 84,6 86,2 89,4 92,7 100,0 101,9 103,2

Prezzi praticati dai grossisti (b)

Prodotti agricoli 109,0 107,4 105,4 109,0 121,9 127,4 123,7
Prodotti energetici 107,0 107,0 116,2 120,1 132,7 140,5 141,8
Manufatti industriali 103,4 107,6 113,4 118,1 129,6 132,8 133,6
Beni intermedi 104,5 105,7 112,1 116,3 129,9 134,3 134,6
Benidi investimento 104,1 107,5 111,4 115,9 122,6 130,2 134,4
Benidi consumo 107,0 111,6 115,3 119,8 128,9 133,9 133,5
di cui: durevoli 104,5 110,3 118,0 123,1 130,9 137,2 141,1

semi durevoli 107,8 117,2 125,3 131,0 141,2 146,5 143,8
non durevoli 107,6 110,1 110,7 114,6 123,8 128,1 126,9

Indice generale 105,2 107,4 112,9 117,2 129,3 134,0 134,3
Indice generaleesclusii prodotti energetici 104,5 107,5 111,8 116,2 128,0 131,7 131,6

Prezzi al consumo per l'intera collettivita nazionale (a)

Beni 84,9 88,3 91,6 95,1 100,0 103,7 105,1
di cui: alimentari (c) 84,5 89,1 91,1 94,3 100,0 104,2 104,2

non alimentari 85,0 87,8 91,9 95,5 100,0 103,5 105,5
Servizi 80,1 86,2 91,0 95,1 100,0 104,4 107,6
Indice generale (c) 83,2 87,5 91,4 95,1 100,0 104,0 106,1

Fonte: Istat

(0) Numeri indice in base 1995-100

(b)Numeri indice in base 1990-100

(c) Indici calcolati alnetto dei consumi di tabacco
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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 1996

PAESI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Die 1996

Belgio 99,2 99,3 99,5 100,0 100,2 100,0 99,9 99,9 100,1 100,6 _ 100,6 100,8 100,0
Danimarca 98,4 99,0 99,6 99,9 100,1 100,1 99,9 100,1 100,6 100,8 100,8 100,7 100,0
Germania 99,2 99,7 99,8 99,8 100,0 100,1 100,4 100,3 100,1 100,1 100,1 100,3 100,0
Grecia 96,3 96,1 98,9 99,9 100,7 100,9 99,1 99,0 101,3 102,1 102,2 103,4 100,0
Spagna 98,5 98,7 99,1 99,7 100,1 100,0 100,1 100,4 100,7 100,8 100,8 101,1 100,0
Francia 98,9 99,3 100,0 100,1 100,3 100,2 100,0 99,8 100,1 100,4 100,3 100,5 100,0
Irlanda 99,2 99,7 - 100,3 - 100,8 . 100,0
Italia 98,6 99,0 99,3 99,7 100,1 100,3 100,2 100,3 100,4 100,5 100,9 101,0 100,0
Lussemburgo 99,4 99,5 99,6 99,8 99,9 99,9 100,0 100,1 100,1 100,3 100,6 100,6 100,0
Olanda 98,9 99,3 100,3 100,5 100,2 99,7 99,5 99,4 100,4 100,8 100,7 100,5 100,0
Austria 99,4 99,7 100,0 99,9 99,8 100,1 100,2 99,9 99,9 100,1 100,4 100,7 100,0
Portogallo 98,3 98,8 99,0 99,8 100,2 100,2 100,4 100,7 100,7 100,8 100,7 100,7 100,0
Finlandia 99,2 99,6 99,8 100,0 100,3 100,3 100,1 99,9 100,1 100,3 100,1 100,2 100,0
Svezia 99,1 99,3 100,0 100,4 100,5 100,1 99,9 99,6 100,4 100,4 100,2 100,2 100,0
Regno Unito 98,5 98,9 99,3 99,9 100,2 100,3 99,7 100,2 100,7 100,7 100,7 101,0 100,0
UE15 98,8 99,2 99,6 99,9 100,1 100,2 100,1 100,1 100,4 100,5 100,5 100,7 100,0
Stati Uniti d'America 98,4 98,8 99,3 99,6 99,8 99,9 100,1 100,3 100,6 100,9 101,1 101,1 100,0
Giappone 99,6 99,4 99,6 100,3 100,4 100,1 100,0 99,8 100,2 100,4 100,1 100,2 100,0

Tavola A.6.2b - Numeri indici dei prezzi al consumo armonizzati per i Paesi membri dell'Unione europea -
Base 1996= 100 - Indice generale - Anno 1997

PAESI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Die 1997

Belgio 101,3 101,2 100,8 101,1 101,6 101,6 101,8 101,6 101,7 101,8 101,9 101,7 101,5
Danimarca 100,7 101,1 101,4 101,6 102,3 102,5 101,9 102,1 102,5 102,4 102,5 102,3 101,9
Germania 100,9 101,2 101,1 101,0 101,4 101,6 101,9 102,0 101,7 101,6 101,5 101,7 101,5
Grecia 102,7 102,3 104,7 105,6 106,1 106,5 104,3 104,5 106,3 106,8 107,3 108,1 105,4
Spagna 101,3 101,2 101,3 101,3 101,4 101,4 101,6 102,1 102,6 102,6 102,7 103,0 101,9

Francia 100,7 101,0 101,1 101,1 101,2 101,2 101,1 101,4 101,6 101,5 101,7 101,7 101,3

Irlanda 100,3 100,9 101,0 101,1 101,1 101,4 101,2 100,9 101,4 101,5 101,9 102,2 101,2

Italia 101,2 101,3 101,5 101,6 101,9 101,9 101,9 101,9 102,0 102,4 102,7 102,8 101,9

Lussemburgo 100,7 101,0 100,9 100,9 101,0 101,1 101,3 101,5 101,8 102,0 102,1 102,1 101,4

Olanda 100,4 100,6 101,6 101,7 101,9 101,3 101,4 101,8 102,9 103,0 103,0 102,6 101,9

Austria 100,6 101,1 101,2 101,1 101,1 101,1 101,1 101,2 101,1 101,2 101,5 101,7 101,2

Portogallo 101,1 101,2 101,3 101,4 102,1 101,8 101,8 102,3 102,2 102,1 102,6 102,8 101,9

Finlandia 100,1 100,2 100,5 100,9 101,2 101,4 101,4 101,6 101,7 101,9 101,8 101,8 101,2

Svezia 100,4 100,4 101,0 101,7 101,8 101,8 101,6 101,7 103,0 103,1 102,9 102,9 101,9

Regno Unito 100,6 100,9 101,1 101,5 101,8 102,0 101,7 102,2 102,5 102,6 102,7 102,8 101,9

UE15 100,9 101,1 101,3 101,4 101,7 101,7 101,7 101,9 102,1 102,2 102,3 102,4 101,7
Stati Uniti d'America 101,4 101,8 102,0 102,1 102,1 102,2 102,3 102,5 102,8 103,0 103,0 102,6 102,3

Giappone 100,2 100,0 100,0 102,1 102,3 102,3 101,9 102,0 102,7 103,0 102,3 102,1 101,7
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Tavola A.7.1 -Interscambio commerciale con I'estero secondo la c1assificazione NACE!CIlO (valoriin miliardidi lirecorrenti)

MACROBRANCHE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Importazioni
Prodotti agricoltura, silvicultura e pesca 15.955 14.828 15.172 17.297 20.028 19.275 20.455
dicui Ue 8.984 8.197 8.518 9.103 10.191 10.714 11.037
Prodotti energetici 26.893 24.807 28.179 28.369 32.204 35.264 37.329
dicui Ue 3.089 3.181 3.881 4.185 4.278 _ 4.750 4.821
Minerali ferrosi e non ferrosi 19.466 19.625 19.828 25.590 35.115 . 28.462 32.422
dicui Ue 8.352 8.645 7.891 10.907 18.189 14.642 16.568
Minerali e prodotti non metallici 4.391 4.498 4.657 5.251 6.219 5.843 6.094
dicui Ue 2.793 2.884 2.944 3.386 4.265 4.014 4.002
Prodotti chimici 27.487 29.085 31.467 37.982 47.099 45.241 49.872
dicui Ue 19.706 20.836 21.922 26.929 34.543 33.457 36.821
Prodotti metalmeccanici 51.622 52.704 51.529 61.181 78.816 77.252 84.249
dicui Ue 33.408 33.818 31.837 39.127 54.586 53.900 59.518
Mezzi di trasporto 28.803 32.551 25.573 28.352 35.168 35.451 42.974
dicui Ue 23.667 27.156 20.151 22.592 28.938 29.307 34.435
Prodotti industrie alimentari, bevande e tabacco 18.002 18.799 20.363 22.923 25.600 24.492 24.831
dicui Ue 14.603 15.463 16.510 18.227 20.857 19.793 19.944
Prodotti tessili, cuoio, abbigliamento 14.550 15.747 16.453 21.347 24.322 23.270 26.992
dicui Ue 6.603 6.867 6.465 8.140 9.311 8.709 9.623
Legno, carta, gomma ed altri prodotti 18.577 19.467 19.770 24.090 31.090 26.736 29.237
dicui Ue 9.112 9.413 9.333 11.677 19.135 16.910 18.128
Totale 225.746 232.111 232.991 272.382 335.661 321.286 354.456
dicui Ue 130.317 136.460 129.452 154.273 204.293 196.197 214.897

Esportazioni
Prodotti agricoltura, silvicultura e pesca 6.005 5.791 6.m 8.294 10.074 10.170 10.430
dicui Ue 4.499 4.231 4.820 5.888 7.751 7.534 7.498
Prodotti energetici 4.718 4.708 5.715 5.058 5.168 5.740 6.800
dicui Ue 1.721 1.677 1.083 915 1.116 1.166 1.851
Minerali ferrosi e non ferrosi 8.960 9.086 11.997 13.682 17.651 15.482 16.439
dicui Ue 5.420 5.334 5.991 7.845 11.729 9.565 10.169
Minerali e prodotti non metallici 8.665 9.144 11.035 13.052 15.408 15.221 15.866
dicui Ue 4.687 5.040 5.953 6.827 8.765 8.206 8.116
Prodotti chimici 15.620 17.346 20.932 24.528 31.726 32.088 34.946
dicui Ue 8.467 9.535 10.616 12.893 17.286 17.493 19.172
Prodotti metalmeccanici 71.990 75.181 93.080 106.703 133.614 140.041 145.295
dicui Ue 40.224 40.833 46.388 53.690 71.874 72.890 74.672
Mezzi di trasporto 22.141 21.903 24.013 29.062 38.060 38.747 39.863
dicui Ue 14.708 14.197 13.743 17.175 23.883 24.091 24.650
Prodotti industrie alimentari, bevande e tabacco 9.056 10.414 12.373 13.429 16.084 16.551 16.841
dicui Ue 5.645 6.196 7.575 8.195 10.020 10.402 10.412
Prodotti tessili, cuoio, abbigliarnento 36.952 38.582 46.020 54.547 63.534 65.434 67.151
dicui Ue 22.980 23.435 27.268 30.321 36.575 35.873 36.201
Legno, carta, gomma edaltri prodotti 25.621 27.281 34.272 39.691 49.856 49.411 52.101
dicui Ue 15.324 16.033 18.905 21.908 29.451 28.519 28.730
Totale 209.728 219.436 266.214 308.046 381.175 388.885 405.732
dicui Ue 123.675 126.511 142.342 165.657 218.450 215.740 221.472

Saldi
Prodotti agricoltura, silvicultura e pesca -9.950 -9.037 -8.395 -9.003 -9.954 -9.105 -10.025
dicui Ue -4.485 -3.966 -3.698 -3.215 -2.440 -3.180 -3.539
Prodotti energetici -22.175 -20.099 -22.464 -23.311 -27.036 -29.524 -30.530
dicui Ue -1.368 -1.504 -2.798 -3.270 -3.162 -3.585 -2.970
Minerali ferrosi e non ferrosi -10.506 -10.539 -7.831 -11.908 -17.464 -12.980 -15.983
dicui Ue -2.932 -3.311 -1.900 -3.062 -6.460 -5.077 -6.399
Minerali e prodotti non metallici 4.274 4.646 6.378 7.801 9.189 9.378 9.771
dicui Ue 1.894 2.156 3.009 3.441 4.500 4.192 4.114
Prodotti chimici -11.867 -11.739 -10.535 -13.454 -15.373 -13.153 -14.926
dicui Ue -11.239 -11.301 -11.306 -14.036 -17.257 -15.963 -17.649
Prodotti metalmeccanici 20.368 22.477 41.551 45.522 54.798 62.789 61.046
dicui Ue 6.816 7.015 14.551 14.563 17.288 18.990 15.154
Mezzi di trasporto -6.662 -10.648 -1.560 710 2.892 3.296 -3.110
dicui Ue -8.959 -12.959 -6.408 -5.417 -5.055 -5.215 -9.785
Prodotti industrie alimentari, bevande e tabacco -8.946 -8.385 -7.990 -9.494 -9.516 -7.941 -7.990
dicui Ue -8.958 -9.267 -8.935 -10.032 -10.837 -9.391 -9.532
Prodotti tessili, cuoio, abbigliarnento 22.402 22.835 29.567 33.200 39.212 42.164 40.159
dicui Ue 16.377 16.568 20.803 22.181 27.264 27.164 26.579
Legno, carta, gomma edaltri prodotti 7.044 7:814 14.502 15.601 18.766 22.675 22.864
dicui Ue 6.212 6.620 9.572 10.231 10.316 11.608 10.602
Totale -16.018 -12.675 33.223 35.664 45.514 67.599 51.276
dicui Ue -6.642 -9.949 12.890 11.384 14.157 19.544 6.575

Fonte: Istat
<al I datidel 1997sono provvisori
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*" Tavola A.7.2 • Interscambio commerciale con I'estero secondo la classificazione Ateco 1991 (va/ori in ini/iardi di lirecorrenti)
0
0

SEZIONI E SOITOSEZIONI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALOl
ADJll ADJll Anm

1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997

Agricoltun, caccia e silvicoltura 16.171 14.879 15.466 6.510 6.325 6.368 -9.661 -8.553 -9.099
dicui Ue 7.652 7.456 7.448 5.160 4.995 5.028 ·2.492 -2.461 -2.420
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 900 987 1.022 255 263 306 -645 -723 -716
dicui Ue 673 753 n6 223 224 272 -450 -529 -505
Estrazione eli minerali 24.942 27.578 30.556 844 860 860 -24.098 -26.717 ·29.696
dicui Ue 1.884 1.740 2.044 398 407 401 -1.486 -1.333 -1.643

Estrazione eli minerali energetici 21.729 24.580 27.244 81 83 73 -21.647 -24.497 -27.171
dicui Ue 948 905 1.204 47 67 58 -900 -838 -1.146
Estrazione eli minerali non energetici 3.213 2.998 3.312 763 m 786 -2.450 -2.221 -2.525
dicui Ue 936 835 840 351 340 343 -585 -495 -497

Attiyiu manifatturiere 290.412 274.844 304.475 372.296 379.528 396.143 81.884 104.684 91.668
dicui UE 192.696 184.956 203.413 212.444 209.919 215.567 19.748 24.963 12.154

Indusuie alimentari, delle bevande e del tabacco 29.402 28.651 29.447 19.686 20.378 20.724 -9.716 -8.273 -8.723
dicui Ue 23.117 22.673 23.120 12.581 12.892 12.753 -10.535 -9.781 -10.366
Industrie tessili e dell'abbigliamento 17.661 16.427 19.063 43.140 44.108 46.130 25.479 27.681 27.067
dicui Ue 8.069 7.345 7.937 25.929 25.320 25.862 17.860 17.975 17.926
Industrie conciarie fabbricazione eli prodotti in cuoio pelle e similari 6.380 6.521 7.697 21.101 22.153 22.009 14.721 15.632 14.312
dicui Ue 1.239 1.279 1.634 10.693 10.653 10.449 9.454 9.374 8.815
Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili) 5.090 4.421 4.830 2.157 2.083 2.257 -2.932 -2.338 -2.573
dicui Ue 2.520 2.298 2.485 1.341 1.271 1.335 -1.179 -1.027 -1.150
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti eli carta; stampa ededitoria 12.352 9.671 10.5n 9.081 8.798 8.914 -3.271 -873 -1.662
dicui Ue 7.989 6.657 7.387 6.558 6.226 6.155 -1.431 -431 -1.232
Fabbricazione elicoke, raffmerie elipetrolio, trattamento dei combustibili nucleari 7.549 7.879 7.346 4.592 4.676 5.707 -2.957 -3.203 -1.640
dicui Ue 2.172 2.679 2.519 1.035 1.091 1.780 -1.137 -1.588 -740
Fabbricazione eliprodotti chimici e eli fibre sinteticbe e artificiali 46.268 44.392 49.018 30.045 30.539 33.326 -16.223 -13.853 ·15.692
dicui Ue 33.946 32.825 36.192 16.237 16.518 18.164 -17.709 -16.307 -18.027
Fabbricazione eli articoli in gomma e materie plastiche 7.376 7.228 7.753 14.066 13.789 14.749 6.690 6.561 6.996
dicui Ue 5.505 5.397 5.700 10.336 9.919 10.375 4.831 4.522 4.675
Fabbricazione eli prodotti della lavorazione eli minerali non metalliferi 4.498 4.293 4.427 14.916 14.666 15.337 10.418 10.373 10.909
dicui Ue 3.479 3.375 3.375 8.634 8.029 7.941 5.155 4.654 4.565
Produzione eli metallo e fabbricazione eli prodotti in metallo 41.554 34.462 38.803 34.575 32.686 34.103 -6.980 -l.n6 -4.701
dicui Ue 23.n6 19.913 22.094 22.611 20.234 21.064 -1.165 321 -1.030
Fabbricazione eli macchine edappareccbi meccanici 25.346 25.040 25.871 75.109 81.095 84.986 49.763 56.055 59.115
dicui Ue 17.801 17.390 18.061 35.999 37.132 38~251 18.198 19.742 20.190
Fabbricazione eli macchine e1ettricbe e eli apparecchiature elettricbe edottiche 45.538 43.935 49.160 38.178 38.138 38.783 -7.359 -5.797 -10.3n
dicui Ue 30.847 30.255 34.452 22.602 22.568 22.886 -8.245 -7.687 -11.566
Fabbricazione eli mezzi eli trasporto 36.515 36.891 44.723 39.994 40.640 41.839 3.479 3.749 -2.884
dicui Ue 30.027 30.492 35.928 24.988 25.200 25.834 -5.039 -5.292 -10.094
Altre industrie manifatturiere (compresi i mobili) 4.883 5.034 5.758 25.654 25.781 27.279 20.n1 20.747 21.521
dicui Ue 2.210 2.3n 2.530 12.900 12.866 12.718 10.689 10.490 10.188

Produzione e elistribuzione eli energia e1ettrica, gasedaequa 3.033 2.892 2.825 67 43 44 -2.966 -2.849 -2.781
dicui Ue 1.239 1.232 1.162 32 23 23 -1.207 -1.209 -1.139

V> Attiyiu immobiliari, noleggio, informatica, ricerca 20 22 22 112 109 86 92 87 64;;: dicui Ue 12 13 14 94 91 70 82 78 56>oj
Altri Servizi pubblici, sociali e personali 165 80 81 168 187 190 3 107 109

'" dicui Ue 128 43 35 93 78 103 -35 36 69:>-
-o Organizzazioni edorganismi extraterritoriali 18 5 9 922 1.569 1.736 904 1.564 1.727-o
0 dicui Ue 8 3 6 4 3 9 -3 -I 3
'" Totale 335.661 321.286 354.456 381.175 388.885 405.732 45.514 67.599 51.276b dicui Ue 204.293 196.197 214.897 218.450 215.740 221.472 14.157 19.544 6.575:>- ---~
~ Fontl:Istat
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Tavola A.S - Interscambio commerciale con l'estero per gruppi di paesi (valonin miliardidi lirecorrenti)

GRUPPI Dr PAESI ANN!
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Importazioni
Paesisviluppati 179.684 185.770 181.240 211.870 260.693 ·248.310 272.234

Ue (b) 130.317 136.460 129.452 154.273 204.293 196.197 214.897

EFfA (c)) 20.159 21.027 22.540 25.493 16.114 15.082 15.267

USA e Canada 14.343 13.953 14.264 14.853 19.043 18.564 20.586

Altri Paesisviluppati 14.865 14.330 14.984 17.251 21.243 18.467 21.484

Paesiin via eli sviluppo 33.959 32.675 34.804 38.276 46.981 47.274 52.558

Paesiassociati allaUe 187 129 107 201 228 288 175

PaesiACP (d) 2.248 2.148 2.463 3.310 3.860 3.691 3.531

PaesiOPEC (e) 16.128 14.288 15.152 14.393 18.407 19.898 23.139
Nuovi Paesiindustrializzati(NFl) 8.382 8.565 8.745 10.048 12.125 11.008 12.532

Altri Paesiin via eli sviluppo 7.014 7.545 8.337 10.324 12.361 12.389 13.181
Paesidell'Europa centralee dell'Est 8.748 9.513 12.238 16.357 20.719 18.570 20.940
Paesiad economiapianificata 2.907 3.510 4.188 5.231 6.689 6.553 7.972
AItre provenienzee destinazioni 448 643 521 648 579 579 751

Totale 225.746 232.111 232.991 272.382 335.661 321.286 354.456

Esportazioni
Paesisviluppati 170.890 173.910 203.642 236.905 292.909 292.071 303.531
Ue(b) 123.675 126.510 142.342 165.657 218.450 215.740 221.472
EFfA (c) 18.332 18.074 21.397 24.338 15.911 16.296 16.391
USA e Canada 16.157 16.878 22.682 26.478 30.950 31.197 35.378
Altri Paesisviluppati 12.726 12.448 17.221 20.432 27.598 28.838 30.291

Paesiin via eli sviluppo 30.090 34.634 46.432 52.324 63.121 67.500 69.995
Paesiassociati allaUe 641 674 730 948 1.158 1.384 695
PaesiACP (d) 1.933 1.693 3.008 2.602 3.281 3.284 4.003
PaesiOPEC (e) 9.969 11.311 12.926 11.711 12.665 13.493 14.467
Nuovi Paesiindustrializzati(NFl) 9.301 11.181 16.704 21.986 28.669 29.919 30.042
Altri Paesiin via elisviluppo 8.246 9.775 13.064 15.077 17.348 19.421 20.788

Paesidell'Europa centralee dell'Est 6.041 8.096 10.704 13.550 18.670 22.622 25.565
Paesiad econotniapianificata 1.799 2.040 4.141 3.965 4.752 4.920 4.790
AItre provenienzee destinazioni 908 756 1.295 1.302 1.723 1.771 1.851
Totale 209.728 219.436 266.214 308.046 381.175 388.885 405.732

Saldi
Paesisviluppati -8.794 -11.860 22.402 25.035 32.216 43.761 31.297
Ue(b) -6.642 -9.950 12.890 11.384 14.157 19.544 6.575
EFfA (c) -1.827 -2.953 -1.143 -1.155 -203 1.214 1.123
USAeCanada 1.814 2.925 8.418 11.625 11.907 12.633 14.791
AItri Paesisviluppati -2.139 -1.882 2.237 3.181 6.355 10.370 8.807

Paesiin viaelisviluppo -3.869 1.959 11.628 14.048 16.140 20.226 17.437
Paesiassociati allaUe 454 545 623 747 930 1.096 520
PaesiACP (d) -315 -455 545 -708 -579 -407 472
PaesiOPEC (e) -6.159 -2.977 -2.226 -2.682 -5.742 -6.405 -8.672
Nuovi Paesiindustrializzati (NFl) 919 2.616 7.959 11.938 16.544 18.911 17.511
AItri Paesiin via di sviluppo 1.232 2.230 4.727 4.753 4.987 7.032 7.607

Paesidell'Europa centralee dell'Est -2.707 -1.417 -1.534 -2.807 -2.049 4.052 4.625
Paesiadeconotniapianificata -1.108 -1.470 -47 -1.266 -1.937 -1.633 -3.182
AItre provenienzee destinazioni 460 113 774 654 1.144 1.193 1.100
Totale -16.018 -12.675 33.223 35.664 45.514 67.599 51.276

Fonte: Istat
(a)I datidel 1997 sono provvisori
(b)Do gennaio1995 sono entrati nell'Ue i seguentipaesi:Svezia, Finlandiae Austria
(c)EuropeanFree TradeArea (paesi dell'Associazione Europea di LiberoScambio)
(d)A.C.P. (paesi dell'Mrica, <lei Caraibie delPacifico)
(e)OrganizationPetroleumExportingCountries (Organizzazione deiPaesiEsportatori di Pesrolio)
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~ Tavola A.9 - Investimenti per branca produttrice (miliardi di lire)0
N

ANNI

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Valori a prezzi correnti
Costruzioni 147.871 151.852 146.847 143.093 149.296 154.698 156.227
di cui:Fabbricati non residenziali e opere pubbliche 71.814 71.763 65.116 60.002 64.703 70.891 74.116

Macchine, attrezzature e prodotti vari 106.929 106.978 91.659 103.288 122.203 126.770 129.387
Mezzi di trasporto 27.847 29.373 24.259 26.432 35.370 36.073 39.300
TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI 282.647 288.203 262.765 272.813 306.869 317.541 324.914

Incidenza sul PIL 19,8 19,2 16,9 16,6 17,3 17,0 16,7
Variazione delle scorte 11.043 4.910 -475 9.695 16.330 1.897 17.193

Contributo alIa formazione del PIL (a) 0,1 -0,4 -0,4 0,7 0,4 -0,8 0,8
TOTALE INVESTIMENTI LORDI 293.690 293.113 262.290 282.508 323.199 319.438 342.107
Ammortamenti 168.539 180.407 192.379 203.505 219.765 232.605 239.390

Incidenza suI PIL 11,8 12,0 12,4 12,4 12,4 12,4 12,3

Valori a prezzi del 1990
Costruzioni 137.Q33 133.753 125.324 117.960 118.704 120.023 118.154
di cui: Fabbricati non residenziali e opere pubbliche 66.738 63.505 55.540 49.506 51.438 55.013 55.987

Macchine, attrezzature e prodotti vari 104.704 102.621 83.321 91.327 101.778 102.419 103.675
Mezzi di trasporto 26.536 26.987 20.983 21.498 26.652 25.675 27.706
TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI 268.273 263.361 229.628 230.785 247.134 248.117 249.535

Incidenza sul PIL 20,2 19,8 17,4 17,1 17,8 17,8 17,6
Variazione delle scorte 6.147 7.004 -517 7.960 8.196 3.530 17.083

Contributo alIa formazione del PIL (a) -0,3 0,1 -0,6 0,6 0,0 -0,3 1,0
TOTALE INVESTIMENTI LORDI 274.420 270.365 229.111 238.745 255.330 251.647 266.618
Ammortamenti 160.490 165.722 169.044 172.533 176.860 180.924 184.972

Incidenza sul PIL 12,1 12,4 12,8 12,8 12,8 13,0 13,1

Fonte: Istat, Contabilita nazionale

(a) Determinate come {variaz.scorte{t)-variaz. scorte{t-l»/Pil{t.l)*l00
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Tavola A.tO.t - Consumi delle famiglie (miliardi di lire)

ANN!

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Valori a prezzi correnti

Alimentari 176.084 179.121 184.726 194.917 200.411 200.945

Vestiario e calzature 92.620 88.365 93.834 101.082 101.526 106.841

Abitazione combustibili ed energia 147.991 160.907 175.110 194.098 209.912 221.306

Mobili, arredamento, ecc, 88.353 88.687 94.504 101.544 103.499 107.365

Trasporti e comunicazioni 115.970 112.837 122.101 134.159 144.348 162.938

Servizi sanitari 64.732 68.864 71.511 72.215 n.151 81.626

Ricreazione e cultura 83.906 85.559 90.124 95.925 99.439 103.318

Alberghi e pubblici esercizi 91.754 94.835 102.362 112.589 122.228 126.758

Altri beni e servizi (b) 71.716 74.970 n.664 82.900 88.497 91.703

CONSUMI INTERN! DELLE FAMIGLIE 946.358 970.130 1.029.231 1.108.165 1.166.931 1.223.652

Beni non durevoli 301.908 313.018 322.433 343.051 357.995 365.706

Beni sernidurevoli 180.318 178.987 189.447 203.326 208.153 219.164

Beni durevoli 111.587 102.438 108.515 115.723 119.347 131.066

Servizi 352.545 375.688 408.836 446.065 481.436 507.717

Propensione media a1 consumo (sui reddito disponibile delle[amiglie) <a) 80,3 81,9 82,9 84,0 84,S 86,4

Valori a prezzi del 1990

Alimentari 157.459 157.154 156.993 156.215 154.116 154.534

Vestiario e calzature 84.020 n.339 79.512 82.304 79.488 81.595

Abitazione combusribili ed energia 121.763 121.732 122.470 125.240 127.639 127.132

Mobili, arredamento, ecc. 79.542 76.604 79.074 80.963 79.458 80.840

Trasporti e comunicazioni 105.217 96.705 98.981 102.056 105.819 117.639

Servizi sanitari 57.927 57.744 58.081 57.713 59.595 60.940

Ricreazione e cultura 75.671 74.474 76.363 78.392 78.718 80.800

Alberghi e pubblici esercizi 79.294 78.153 80.585 84.104 87.359 88.130

Altri beni e servizi (b) 66.229 66.279 65.933 66.655 68.365 69.030

CONSUMI INTERN! DELLE FAMIGLIE 838.324 817.890 829.433 844.958 851.921 872.066

Beni non durevoli 269.891 269.787 268.765 271.073 272.791 275.153

Beni semidurevoli 164.011 156.975 160.755 165.097 162.152 166.861

Beni durevoli 104.951 91.512 92.281 93.482 93.183 101.157

Servizi 299.472 299.616 307.632 315.306 323.795 328.895

Fonte: Istat

(a)Rapporto Era i consumi finalinazionalie il reddito

(1)) AI netto dell. voce 'Alberghie pubblici esercizi'
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Tavola A.10.2 - Formazione, distribuzione ed impieghi del reddito delle famiglie consumatrici (va/oncorrenti)

ANN!

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Risultato lordo di gestione (a) 86.735 99.125 112.813 114.322 129.263 144.553 158.778 168.378

Redditi da lavoro dipendente (b) 592.527 648.062 681.667 688.123 698.364 726.840 770.582 806.525

Redditi da lavoro autonomo 312.570 346.916 360.374 363.205 376.330 404.375 426.269 442.410
Rendite e redditi da capitale netti 102.848 120.765 143.715 151.215 137.886 154.835 152.406 135.812

Prestazioni sociali 254.375 278.923 310.962 324.982 342.429 357.969 383.397 406.625

Altri trasferimenti (c) 1.821 -1.917 -5.448 -5.961 -5.502 -7.262 -8.346 -7.323

Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 138.991 153.832 169.754 187.809 179.336 189.924 205.107 217.907

Contributi sociali effettivi 169.205 187.759 200.475 213.150 213.863 232.070 277.308 294.961

Contributi sociali figurativi (d) 48.424 53.152 58.056 60.315 61.490 62.402 40.187 43.331
Reddito lordo disponibile (e) 994.256 1.097.131 1.175.798 1.174.612 1.224.081 1.296.914 1.360.485 1.396.228

Consumi finali nazionali 803.619 882.079 944.094 961.466 1.014.471 1.089.514 1.149.318 1.205.745
Variazione netta dei f.di di quiescenza (f) 10.947 12.216 9.453 9.158 8.149 10.040 10.485 11.231
Risparmio lordo (g) 201.584 227.268 241.157 222.304 217.759 217.440 221.652 201.714

(a) Derivante da locazione dei fabbricati, servizi domestici e di portierato

(b)Reelditi interni pi" reclditi netti daII'estero
(c) Comprendono i trasferimenti correnti aile ISV, i trasferimenti privati con iI Resto del Mondo, i trasferimenti correnti diversi, g1i indennizzi e i premi netti assicurazionelanni

(eI) Lasostenuta contrazione dei contributi figurativi e iI contemporaneo aumento degli effettivi eda imputani alia modifica del sistema previdenziale dello Stato, delle Universits e di a1cune

ex aziende autonome, passato da una gestione diretta aduna effettiva a carico dell'INPDAP (v. rifonna delsistema pensionistico,I.335195J

(e) Pari alia somma delRisultato lordo di gestione, reclditi dalavoro dipendente eelautonomo, rendite e redditidacapitale netti, prestazioni sociali eela1tritrasferimenti, meno imposte

correnti e contributi sociali netti

(~ Accantonamenti aInetto dei prelevamenti

(g) Reeldito lordo disponibile meno i conswni finali, pi" la variazione netta dei fondi di quiescenza



Tavola A.II - Conti economici consolidati delle Amministrazioni pubbliche (miliardi di lirecorrenti)

veer ANNI
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Attiviti di produzione
Produzione di servizi 264.333 280.831 289.608 297.525 303.426 328.378 343.273
Non destinabili alia vendita (a) 251.260 265.418 273.379 280.474 284.633 305.995 318.411

Sanita 53.367 56.048 57.362 58.905 58.698 63.095 68.237
Previdenza e assistenza 10.662 11.182 11.641 11.961 11.m 12.167 12.616
Altri servizi collettivi 187.231 198.188 204.376 209.608 214.158 230.733 237.558

Destinabili alia vendita (b) 13.073 15.413 16.229 17.051 18.793 22.383 24.862
Consumi intermedi 70.042 75.608 79.923 82.371 82.825 87.148 88.537
Valore aggiunto 194.291 205.223 209.685 215.154 220.601 241.230 254.736
di cui: redditi da lavoro dipendente 181.755 190.248 193.121 197.446 201.188 218.039 229.494

Attiviti di redistribuzione
Prelevamenti

Genito fiscale 366.076 389.166 437.446 437.027 469.351 505.807 548.376
Imposte dirette 207.054 221.506 250.835 244.854 259.741 284.344 309.855
IRPEF 123.373 136.545 155.124 149.304 162.896 173.349 188.882
IRPEG 17.110 17.988 21.730 26.312 26.447 32.125 42.686
ILOR 20.130 18.409 15.661 15.960 15.066 19.099 23.517
Sostitutive interessi 32.373 37.239 40.287 37.436 35.759 42.833 38.047
Altre 14.068 11.325 18.033 15.842 19.573 16.938 16.723

Imposte indirene 159.022 167.660 186.611 192.173 209.610 221.463 238.521
IVA 78.391 78.205 79;808 83.516 92.757 95.079 103.817
Imposte di fabbr. e consumo 41.549 46.891 46.889 49.473 54.921 57.563 58.662
Tabacchi 6.588 6.781 8.853 9.718 10.225 10.895 11.470
Altre 32.494 35.783 51.061 49.466 51.707 57.926 64.572

Gettito parafIscale 209.954 226.188 240.615 244.267 26i.824 282.796 301.889
Contributi sociali effenivi 187.193 200.031 212.816 213.679 231.671 277.061 294.716
Contributi sanitari 44.860 45.570 48.623 47.726 51.682 53.339 55.742
Datori di lavoro 34.850 35.692 34.766 34.103 35.414 36.840 39.522
Lavoratori dipendenti 3.785 3.945 4.377 4.936 5.362 5.649 6.173
Lavoratori indipendenti 6.225 5.933 9.480 8.687 10.906 10.850 10.047
Contributi previdenziali 165.094 180.618 191.992 196.541 210.142 229.457 246.147
Datori di lavoro 119.304 129.422 134.626 138.492 147.349 161.133 174.918
Lavoratori dipendenti 33.454 36.003 39.672 40.380 43;445 49.349 51.081
Lavoratori indipendenti 12.336 15.193 17.694 17.669 19.348 18.975 20.148

Contributi sociali figurativi 22.761 26.157 27.799 30.588 30.153 5.735 7.173
Altre entrate 44.188 49.756 57.278 59.945 66.636 72.430 84.069
Redditi da capitale 18.849 21.079 21.798 22.318 26.484 29.593 32.742
Trasferimenti 25.339 28.677 35.480 37.627 40.152 42.837 51.327

Totale entrate 620.218 665.110 735.339 741.239 797.811 861.033 934.334
Uscite

Trasferimenti a famiglie 265.064 293.923 306.729 323.862 339.703 364.803 387.337
Prestazioni sociali 261.320 290.578 302.873 319.464 335.041 360.039 382.524
In denaro 224.802 253.204 266.919 285.114 301.274 323.599 344.160
Previdenza 207.125 233.936 244.963 262.043 277.891 300.075 320.892
Assistenza 17.677 19.268 21.956 23.071 23.383 23.524 23.268

In natura 36.518 37.374 35.954 34.350 33.767 36.440 38.364
Sanita 35.951 36.704 35.271 33.579 32.951 35.645 37.577
Assistenza 567 670 683 771 816 795 787

Altri trasferimenti 3.744 3.345 3.856 4.398 4.662 4.764 4.813
Trasferimenti aile imprese 31.665 30.035 35.699 34.721 30.085 31.690 28.889
Contributi alia produzione 28.763 27.032 33.915 32.864 27.852 29.214 27.246
- a imprese pubbliche (quota) 62 58 66 62 62 60 62
- a imprese private (quota) 38 42 34 38 38 40 38
A1tri trasferimenti 2.902 3.003 1.784 1.857 2.233 2.476 1.643

Altre uscite 9.103 10.378 15.849 12.164 10.981 15.651 17.166
Totale uscite aInetto interessi 305.832 334.336 358.277 370.747 380.769 412.144 433.392
Interessi passivi 144.978 172.622 187.800 179.927 201.132 202.362 185.163

Totale uscite a1lordo interessi 450.810 506.958 546.077 550.674 581.901 614.506 618.555

ISTAT - RAPPORTO AM'TALE 1997 405
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Tavola A.tt (segue) - Conti economici consolidati delle Amministrazioni pubbliche (miliardi di lirecorrenti]

VOGI ANN!
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Formazione delcapitale
Entr4te 5.188 33.783 14.115 7.573 14.878 9.025 18.198

Imposte 2.933 30.677 10.922 2.011 8.639 5.034 13.867
di cui:proventi dei condoni 932 11.913 6.801 457 7.354 3.477 624

Altre entrate 2.255 3.106 3.193 5.562 6.239 3.991 4.331

Uscite 67.417 70.171 76.917 67.814 82.532 74.705 67.786
Investimenti 46.521 45.538 41.049 37.855 38.774 42.524 45.656
Macchinari, attrezz. e mezzi di trasporto 7.058 6.805 6.252 6.343 6.853 7.489 7.655
Irnmobili residenz., non residenz, e 00. PP. 39.463 38.733 34.797 31.512 31.921 35.035 38.001
di cui: beni usati (quota) 11 11 8 6 8 6 4

Contributi agli invesrimenti 19.112 23.410 26.616 24.387 23.543 23.600 20.314
Altre uscite 1.784 1.223 9.252 5.572 20.215 8.581 1.816

Poste riassuntive
Entr4te

Entrate da attivicl diproduzione 13.073 15.413 16.229 17.051 18.793 22.383 24.862
Entrate da attivicl di redistribuzione 620.218 665.110 735.339 741.239 797.811 861.033 934.334

Totale entrate correnti 633.291 680.523 751.568 758.290 816.604 883.416 959.196
Entrate da attivicl di d capitale . 5.188 33.783 14.115 7.573 14.878 9.025 18.198

Totale entrate 638.479 714.306 765.683 765.863 831.482 892.441 977.394

Uscite
Spese per attivicl di produzione 264.333 280.831 289.608 297.525 303.426 328.378 343.273
Spese per attiv.redistrib. netto inter. pass. 305.832 334.336 358.277 370.747 380.769 412.144 433.392
Spese per attiv. redistrib.lordo inter. pass. 450.810 506.958 546.077 550.674 581.901 614506 618.555
Tot. uscite correnti aInetto (mter. pass.) 570.165 615.167 647.885 668.272 684.195 740.522 776.665
Tot. uscite correnti a1lordo (mter. pass.) 715.143 787.789 835.685 848.199 885.327 942.884 961.828
Spese per attivicl di d capitale 67.417 70.171 76.917 67.814 82.532 74]05 67.786

Torale uscite aInetto interessi passivi 637.582 685.338 724.802 736.086 766.727 815.227 844.451
Totale uscite a1lordo interessi passivi 782.560 857.960 912.602 916.013 967.859 1.017.589 1.029.614

Saldi
Disavanzo (saldo attivicl corrente) -81.852 -107.266 -84.117 -89.909 -68.723 -59.468 -2.632
Disavanzo aInetto interessi 63.126 65.356 103.683 90.018 132.409 142.894 182.531
Indebitarnento (saldo attivicl totale) -144.081 -143.654 -146.919 -150.150 -136.377 -125.148 -52.220
Indebitarnento aI netto interessi 897 28.968 40.881 29.m 64.755 77.214 132.943

Fonte: !stat
(a)Esclusa Iaproduzione corrispondente a venditetaiduaIi
(b)Compraa Iaproduzione corrente e le venditetaiduaIi
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Tavola A.12 . Indicatori territoriali (a)

ANNI

1994 1995
Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

Composizione % Va/ore Aggiunto(b)
Agricoltura 2,4 4,4 2,7 6,4 2,4 4,1 2,7 6,4
Industria 37,3 34,5 26,0 22,0 38,0 35,1 26,2 22,2
Servizi venelibili 50,8 49,9 54,7 50,5 50,4 50,0 54,9 50,6
Servizi non venelibili 9,5 11,3 16,7 21,2 9,2 10,8 16,3 20,8

Prodotto Interno Lordo (c) (d) 433.115,0 301.478,8 278.247,6 333.425,6 447.713,0 316.155,1 284.745,2 337.216,7
Consumi interni delle famiglie (c) (d) 246.173,5 177.121,8 168.704,9 237.432,8 249.777,8 182.898,4 171.789,6 239.868,2
Investimenti fissi lordi (c) (d) 70.776,7 51.137,8 51.019,3 57.851,2 77.351,3 55.954,5 57.669,3 55.683,9
Composizione % Inoestimenti fissi lordi

Macchine e mezzi eli trasporto 50,4 44,6 58,6 42,3 53,1 47,6 64,1 41,9
Costruzioni 49,6 55,4 41,4 57,7 46,9 52,4 35,9 58,1

Redeliti da lavoro elipendente (d) (e) 224.165,1 143.189,8 151.244,7 179.575,4 234.269,0 151.033,1 157.761,7 184.717,2
Risultato lordo eli gestione (d) (e) 247.128,5 186.604,8 152.914,2 189.189,5 277.335,0 208.590,7 168.091,4 203.176,9
Units eli lavoro in complesso (f) 6.445,3 4.741,6 4.527,7 6.575,5 6.486,3 4.755,1 4.540,2 6.453,0
Units eli lavoro elipendenti (f) 4.595,8 3.168,0 3.113,9 4.509,0 4.592,8 3.195,0 3.106,9 4.409,6
Units di lavoro inelipendenti (f) 1.849,5 1.573,6 1.413,8 2.066,5 1.893,5 1.560,1 1.433,3 2.043,4

Fonte:Istat

(a) Daticoerenticon quelli della Contabilita Nazionale elaborati ne11997

(h)AIcostodeifattori,a prezzi1990

(c) Valoria prezzi1990

(d)Miliardi di lire

(e) Valoria prezzicorrenti

(I)Migliaia di unit.
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Tavola A.13 • Popolazione in etalavorativa (15 anni epiu), per ripartizione geografica, sesso e classe di eta • Anno
1997(dati in mig/iaia) (a)

SESSO/CLASS! DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Porze elilavoro

In complesso 22.891 6.466 4.672 4.494 7.260

15-24 3.096 881 679 499 1.037

25-34 6.858 1.954 1.438 1.304 2.162

35-54 10.675 3.073 2.143 2.172 3.288-55-64 1.919 457 338 441 683

65 epiu 342 101 73 77 92

MaKhi 14.206 3.862 2.752 2.727 4.865

15-24 1.728 477 360 270 621

25-34 4.061 1.093 795 755 1.418

35-54 6.785 1.896 1.309 1.337 2.243

55-64 1.388 326 236 311 516

65 epiu 242 70 52 54 66

Femmine 8.686 2.603 1.919 1.766 2.3'~7

15-24 1.368 403 318 230 416

25-34 2.797 861 643 549 743

35-54 3.891 1.177 835 835 1.045

55-64 530 131 102 130 167

65 e piu 100 30 21 23 26

Occupati
In complesso 20.086 5.995 4.408 4.035 5.649

15-24 2.058 687 584 334 453

25-34 5.796 1.805 1.350 1.115 1.526

35-54 10.059 2.962 2.073 2.082 2.943

55-64 1.839 443 328 428 640

65 epiu 333 98 72 75 88

MaKhi 12.858 3.675 2.657 2.530 3.996

15-24 1.227 396 325 199 307

25-34 3.559 1.035 764 674 1.086

35-54 6.504 1.857 1.285 1.303 2.058

55-64 1.329 317 231 301 481

65 epiu 238 69 52 53 64

Femmine 7.229 2.320 1.751 1.504 1.654

15-24 831 290 258 136 146

25-34 2.237 770 586 441 439

35-54 3.556 1.105 788 779 884

55-64 510 126 98 127 159

65 epiu 95 28 20 22 25

1STAT - RAPPORTO Al\l\CALE 1997



Tavola A.13 (segue) - Popolazione in eta lavorativa (15anniepiu), per ripartizione geografica, sesso e classe di eta
- Anno 1997 (dati in migliaia) (a)

SESsa/CLASSI DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Persone in cercadi occupazione

In complesso 2.805 471 264 459 1.611

15-24 1..038 194 95 165 584

25-34 1.062 149 88 189 636

35-54 616 111 70 90 345

55-64 80 14 10 13 43

65 epiu 9 3 1 2 4

Mascbi 1.348 187 95 197 869

15-24 501 81 35 71 314

25-34 502 58 31 81 332

35-54 281 39 24 34 185

55-64 59 9 5 10 35

65 e piu 4 1 0 1 2

Femmine 1.457 283 168 262 743

15-24 537 113 60 94 270

25-34 560 91 57 108 304

35-54 335 72 47 56 161

55-64 20 5 4 3 8

65 e piu 5 2 1 1 1

Non forze di lavoro

In complesso 25.253 6.514 4.392 4.932 9.414

15-24 5.237 1.140 746 1.012 2.338

25-34 2.428 394 272 454 1.307

35-54 4.287 1.098 709 757 1.723

55-64 4.759 1.492 928 918 1.422

65 epiu 8.542 2.389 1.737 1.791 2.625

Mascbi 8.988 2.374 1.610 1.791 3.213

15-24 2.522 560 367 499 1.096

25-34 628 109 77 128 314

35-54 650 190 124 104 232

55-64 1.796 606 372 337 480

65 epiu 3.392 908 670 723 1.091

Femmine 16.265 4.140 2782 3.141 6.202

15-24 2.715 580 379 513 1.242

25-34 1.800 285 195 326 993

35-54 3.637 908 585 652 1.491

55-64 2.964 886 556 581 941

65 e piu 5.150 1.481 1.067 1.068 1.534

Fonte: Istat
(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente dalsoftware cheelabora i dati, pertanto non sempre si trow realizzata la quadratura

verticale eI0 orizzontaIe
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Tavola A.14 - Popolazione in etalavorativa (15 anni e piu) , per ripartizione geografica, classe di eta e titolo di

studio - Anno 1997 (dati in migliaia) (a)

TIT.ou DI STUDIO/CLASSI DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Forze di lavoro

In complesso 22.891 6.466 4.672 4.494 7.260

Senza titolo e licenza elementare 3.455 857 682 629 1.287
Licenza di scuola media inferiore 8.680 2.493 1.762 1:574 2.851
Diploma e Laurea 10.756 3.115 2.227 2.290 3.122

15-24anni 3.096 881 679 499 1.037

Senza titolo e licenza elementare 129 25 17 14 72
Licenza di scuola media inferiore 1.514 417 309 227 563
Diploma e Laurea 1.453 439 353 258 400

25-34anni 6.858 1.954 1.438 1.304 2.162
Senza titolo e licenza elementare 276 51 33 37 154
Licenza di scuola media inferiore 2.922 822 605 518 979
Diploma e Laurea 3.660 1.082 801 750 1.028

35-54anni 10.675 3.073 2.143 2.172 3.287
Senza titolo e licenza elementare 1.954 538 407 344 666
Licenza di scuola media inferiore 3.759 1.128 770 718 1.144
Diploma e Laurea 4.963 1.407 968 1.109 1.478

55-64anni 1.919 457 338 441 683
Senza titolo e licenza elementare 924 200 183 197 345
Licenza di scuola media inferiore 423 107 67 100 148
Diploma e Laurea 573 150 88 146 190

65anniepiu 342 101 73 . 77 92
Senza titolo e licenza elementare 172 43 42 37 50
Licenza di scuola media inferiore 62 20 12 13 16
Diploma e Laurea 107 38 18 26 25

Occupati
In complesso 20.086 5.995 4.408 4.035 5.649

Senza titolo e licenza elementare 3.086 801 653 592 1.040
Licenza di scuola media inferiore 7.530 2.304 1.666 1.407 2.153
Diploma e Laurea 9.471 2.890 2.089 2.035 2.456

15-24anni 2.058 687 584 334 453
Senza titolo e licenza elementare 81 19 15 11 36
Licenza di scuola media inferiore 1.060 337 276 168 280
Diploma e Laurea 917 331 293 155 136

25-34anni 5.796 1.805 1.350 1.115 1.526
Senza titolo e licenza elementare 203 44 30 30 99
Licenza eli scuola media inferiore 2.494 762 572 450 711
Diploma e Laurea 3.098 999 748 636 716

35-54anni 10.059 2.962 2.073 2.082 2.942
Senza titolo e licenza elementare 1.766 505 390 325 546
Licenza di scuola media inferiore 3.509 1.081 741 682 1.005
Diploma e Laurea 4.785 1.376 943 1.074 1.391

55-64anni 1.839 443 328 428 640
Senza titolo e licenza elementare 866 191 176 189 310

Licenza di scuola media inferiore 408 105 65 96 142

Diploma e Laurea 566 147 87 144 188

65anniepiu 333 98 72 75 88

Senza titolo e licenza elementare 170 42 42 37 49

Licenza di scuola media inferiore 58 19 12 12 15

Diploma e Laurea 105 37 18 26 24
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Tavola A.14 (segue) - Popolazione in eta lavorativa (15anni epiu), per ripartizione geografica, classe di eta e titolo
di studio - Anno 1997 (dati in migliaia) (a)

TITOU DI STUDIO/CLASSI DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

Persone in cerca di occupazione

In complesso 2.805 471 264 459 1.611

Senza titolo e licenza elementare 369 56 29 37 247

Licenza eli scuola media inferiore 1.150 189 96 167 698

Diploma e Laurea 1.285 225 138 255 666

15-24anni 1.038 194 95 165 584

Senza titolo e licenza elementare 48 6 2 3 36

Licenza eli scuola media inferiore 454 80 33 59 283

Diploma e Laurea 536 108 60 103 264

25-34anni 1.062 149 88 189 636

Senza titolo e licenza elementare 73 7 3 7 55

Licenza di scuola media inferiore 428 60 33 68 268

Diploma e Laurea 562 83 53 114 312

35-54anni 616 111 70 90 345

Senza titolo e licenza elementare 188 33 17 19 120

Licenza di scuola media inferiore 250 47 29 36 139

Diploma e Laurea 178 31 25 35 87

55-Manni 80 14 10 13 43

Senza titolo e licenza elementare 58 9 7 8 35

Licenza di scuola media inferiore 15 2 2 4 6

Diploma e Laurea 7 3 1 2 2

65 anniepiu 9 3 1 2 4

Senza titolo e licenza elementare 2 1 0 0 1

Licenza di scuola media inferiore 4 1 0 1 1

Diploma e Laurea 2 1 0 0 1

Non forze di lavoro
In complesso 25.253 6.514 4.392 4.932 9.414

Senza titolo e licenza elementare 12.190 3.212 2.382 2.319 4.276

Licenza di scuola media inferiore 7.762 1.985 1.175 1.435 3.168

Diploma e Laurea 5.301 1.317 836 1.178 1.970

15-24anni 5.237 1.140 746 1.012 2.338

Senza titolo e licenza elementare 219 34 22 36 126

Licenza di scuola media inferiore 3.083 668 435 565 1.415

Diploma e Laurea 1.935 439 289 411 796

25-34anni 2.428 394 272 454 1.307
Senza titolo e licenza elementare 281 37 20 35 189

Licenza di scuola media inferiore 1.037 164 108 163 602

Diploma e Laurea 1.109 193 143 257 516

35-54anni 4.287 1.098 709 757 1.723
Senza titolo e licenza elementare 1.790 425 310 294 761

Licenza di scuola media inferiore 1.627 428 261 281 658

Diploma e Laurea 870 245 139 182 304
55-64anni 4.759 1.492 928 918 1,422

Senza titolo e licenza elementare 3.223 944 639 592 1.048
Licenza di scuola media inferiore 962 354 175 196 237
Diploma e Laurea 574 194 114 129 137

65 anniepiu 8.542 2.389 1.737 1.791 2.625

Senza titolo e licenza elementare 6.676 1772 1.390 1.361 2.153
Licenza di scuola media inferiore 1.053 W2 196 230 255
Diploma e Laurea 812 246 150 199 216

Fonte: !stat
(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente dalsoftware che elabora i dati,. pertanto non sempre si trova realiz.zatalaquadratura

verticale eI0 orizzcntale
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Tavola A.IS· Occupati per ripartizione geografica, posizione nella professione, sesso e settore economico
- Anno 1997 (datiin migliaia) (a)

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

SETIORE ECONOMICO ltalia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

SESSO

Totale Occupati
In complesso 20.087 5.995 4.408 4.035 5.649

Agricoltura 1.370 216 283 195 676

Industria 6.449 2.352 1.628 1.140 1.329

di cui:in senso stretto 4.857 1.931 1.313 852 761

costruzumi 1.592 421 315 288 568

Altre Attivid 12.268 3.427 2.497 2.700 3.644

di cui : commercio 3.334 964 745 685 941

altro 8.934 2.463 1.752 2.015 2.703

Maschi 12.857 3.674 2.657 2.530 3.996

Agricoltura 903 140 193 126 444

Industria 4.874 1.712 1.157 850 1.156

di cui:in senso stretto 3.373 1.324 866 579 605

costruzioni 1.501 388 291 271 551

Altre Attivita 7.080 1.822 1.307 1.554 2.396

di cui : commercio 2.184 587 459 441 698

altro 4.896 1.235 848 1.113 1.698

Femmine 7.228 2.321 1.750 1.505 1.654

Agricoltura 467 76 90 69 233

Industria 1.574 640 471 290 173

di cui:in sensa stretto 1.483 607 447 273 156

costruzioni 91 33 24 17 17

Altre Attivita 5.187 1.605 1.189 1.146 1.248

di cui: commercio 1.150 377 286 243 243

altro 4.037 1.228 903 903 1.005
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Tavola A.IS (segue) - Occupati per ripartizione geografica, posizione nella professione, sesso e settore
economico - Anno 1997 (dati in migliaia) (a)

POSIZIONE NEllA PROFESSIONE RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

SETIORE ECONOMICO Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

SESSO

Dipendenti
In complesso 14.354 4.382 3.094 2.892 3.984

Agricoltura 502 45 76 60 321

Industria 5.241 1.964 1.335 892 1.049

di cui:in senso stretto 4.254 1.719 1.158 726 650

costruzioni 987 245 177 166 399

Altre Attivita 8.611 2.373 1.683 1.940 2.614

di cui: commercio 1.380 439 334 284 323

altro 7.231 1.934 1.349 1.656 2.291

Maschi 8.784 2.557 1.747 1.742 2.737

Agricoltura 333 33 50 41 209

Industria 3.864 1.395 920 646 902

di cui: in senso stretto 2.941 1.173 760 492 516

costruzioni 923 222 160 154 386

Altre Attivita 4.587 1.129 776 1.055 1.626

di cui: commercio 817 234 180 174 229

sltro 3.770 895 596 881 1.397

Femmine 5.570 1.825 1.348 1.151 1.247

Agricoltura 169 12 26 19 112

Industria 1.377 569 415 246 147

di cui: in senso stretto 1.313 546 398 234 135

costruzioni 64 23 17 12 12

Altre Attivita 4.024 1.244 907 886 988

di cui: commercio 562 205 154 109 94

altro 3.462 1.039 753 777 894

Indipendenti
In complesso 5.733 1.613 1.314 1.143 1.665

Agricoltura 868 171 207 135 355

Industria 1.208 388 293 248 280

di cui:in senso stretto 603 212 155 126 111

costruzioni 605 176 138 122 169

Altre Attivita 3.657 1.054 814 760 1.030

di cui: commercio 1.954 525 411 401 618

altro 1.703 529 403 359 412

Maschi 4.073 1.117 910 788 1.259

Agricoltura 570 107 143 85 235

Industria 1.010 317 237 204 254

di cui:in senso stretto 432 151 106 87 89

costruzioni 578 166 131 117 165

Altre Attivita 2.493 693 531 499 770

di cui: commercio 1.367 353 279 267 469

altro 1.126 340 252 232 301

Femmine 1.658 496 402 354 407

Agricoltura 298 64 64 50 121

Industria 197 71 56 44 26

di cui:in senso stretto 170 61 49 39 21

costruzioni 27 10 7 5 5

Altre Attivita 1.163 361 282 260 260

di cui: commercio 588 172 132 134 149

altro 575 189 150 126 111

Fonte: Istat
(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente daIsoftware che e1abora i dati, pertanto non sempre si trova rea1i.zzata la

quadratura vertica1eeI0 orizzontale
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~ Tavola A·16· Occupati per settore economico e ripartizione geografica - Anni 1993 e 1997 (dati in migliaia) (a)......
~

SETTOR! DI ATIlVITA' ECONOMICA Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

1993
Agicoltura 1.668 276 318 229 845
Industria 6.725 2.472 1.596 1.182 1.475
Industria in senso stretto 5.000 2.046 1.267 883 804

Prodottienergetici 263 78 46 60 79
Estrattioe e Chimiche 521 244 102 90 85
Alimentari, Tessili, Legno ealtro 2.073 716 569 443 345
Lauoro e trasformazione metalli 2.143 1.008 550 290 295

Costruzioni 1.725 426 329 299 671
Servizi 12.071 3.321 2.418 2.674 3.658

Servizi destinabili alIa vendita 6.968 2.109 1.530 1.518 1.811
Commercio AlberghieRistoranti 4.276 1.223 986 884 1.183
Trasporti e Comunicazioni 1.148 328 228 265 327
Credito eAssicurazioni 637 230 123 163 121
Seroizialleimprese 907 328 193 206 180

Servizi non destinabili alIa vendita 5.103 1.212 888 1.156 1.847
Pubblica Amministrazione 1.547 281 219 423 624
Sanira, Istruzione, AIm seroizi 3.556 931 669 733 1.223

Totale 20.464 6.069 4.332 4.085 5.978

1997
Agicoltura 1.370 216 283 195 676
Industria 6.447 2.351 1.628 1.139 1.329
Industria in senso stretto 4.855 1.930 1.313 851 761

Prodottienergetici 242 78 42 53 69
Estrattioe e Chimiche 486 230 103 80 73
Alimentari, Tessili, Legno ealtro 1.948 630 544 438 336
Leooroe trasformazione metalli 2.179 992 624 280 283

Costruzioni 1.592 421 315 288 568
Servizi 12.268 3.427 2.497 2.700 3.644

Servizi destinabili alIa vendita 7.079 2.163 1.589 1.540 1.787
Commercio AlberghieRistoranti 4.231 1.207 990 868 1.166
Trasporti e Comunicazioni 1.094 315 227 257 295
Credito eAssicurazioni 654 247 120 165 122

c;; Seruizialleimprese 1.100 394 252 250 204
;;! Servizi non destinabili alIa vendita 5.189 1.264 908 1.160 1.857...,

Pubblica Amministrazione 1.525 269 222 407 627
'" Sanira, Istruzione, AIm seroizi 3.664 995 686 753 1.230>
-0

Totale 20.086 5.995-0 4.408 4.035 5.6490
'"...,
0
> Fonte: Istat
~

(a) Gli arrotondamenti delle cifre sono effettuati direttamente daIsoftware che elabora i dati, pertanto non sempre si trova realizzata la quadratura verticale ef 0 orizzontale~
r;
>
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Tavola A.17.1 • Tassi di attiviti per sesso, c1asse di eta e ripartizione geograflca - Anni 1993 e 1997 (datipercentuali) (a)

SESSO RIPARTIZIONIGEOGRAFICHE

CLASSI DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997

In complesso ( 15 anni e oltre) 47,9 47,5 50,3 49,8 51,2 51,5 48,0 47,7 44,2 43,5

1S-24 39,7 37,2 46,7 43,6 49,0 47,6 35,8 33,0 33,3 30,7

25-34 73,8 73,9 82,4 83,2 83,6 84,1 74,1 74,2 62,9 62,3

3S-54 70,6 71,3 72,2 73,7 73,2 75,1 73,2 74,2 66,2 65,6

55-64 30,8 28,7 25,8 23,4 29,2 26,7 35,7 32,5 33,2 32,4

65 e + 4,1 3,8 4,2 4,1 4,4 4,0 4,3 4,1 3,7 3,4

Maschi (15 anni e oltre) 63,1 61,2 64,1 61,9 64,6 63,1 62,3 60,4 61,9 60,2

1S-24 43,3 40,7 48,6 46,0 49,3 49,5 39,1 35,1 39,S 36,2

2S-34 88,7 86,6 92,3 90,9 92,9 91,2 86,8 85,5 85,0 81,9

35-54 92,7 91,3 91,9 90,9 92,6 91,3 94,1 92,8 92,5 90,6

55-64 49,0 43,6 41,1 35,0 46,5 38,8 55,0 48,0 54,1 51,8

65 e + 7,0 6,7 7,5 7,2 7,8 7,2 7,3 6,9 6,1 5,7

Femmine(15 anni e oltre) 33,9 34,8 37,7 38,6 38,7 40,8 34,8 36,0 27,7 27,9

1S-24 35,9 33,S 44,S 41,0 48,6 45,6 32,4 31,0 26,9 25,1

2S-34 59,3 60,8 72,3 75,1 74,4 76,7 61,9 62,7 41,8 42,8

3S-54 48,7 51,7 52,5 56,5 53,4 58,8 52,6 56,2 40,6 41,2

55-64 14,1 15,2 11,6 12,9 13,2 15,5 18,0 18,3 14,5 15,1

65 e + 2,1 1,9 2,1 2,0 2,1 1,9 2,2 2,1 1,9 1,7

FODte:lstat

(a) GliaITOtondamcnti delle cifre SODO cffCttuati direttamente dalsoftwareme elaborai dati, pcrtantonon sempresi. trova realizzata 1aquadratura vc:rticale eI0 orizzootale

Tavola A.17.2 - Tassi di attiviti per titolo di studio, c1asse di eta e ripartizione geografica - Anni 1993 e 1997 (datipercentuali)(a)

TITOLO DI STIJDIO RIPARTlZIONIGEOGRAFICHE

CLASSIDIETA' ltalia Nord-oven Nord-est Centro Mezzogiomo
1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997

In complesso ( 15 anni e oltre) 47,9 47,5 50,3 49,8 51,2 51,5 48,0 47,7 44,2 43,5

Senza titolo e Iicenza elementare 27,3 22,1 27,4 21,1 27,9 22,3 26,8 21,3 27,0 23,1

Licenza di scuola media inferiore 54,S 52,8 58,2 55,7 61,3 60,0 53,1 52,3 49,1 47,4

Diploma e Laurea 68,0 - 67,0 70,8 70,3 72,6 72,7 67,2 66,0 63,4 61,3

15·24anni 39,7 37,2 46,6 43,6 49,1 47,6 35,8 33,0 33,3 30,7
Senza titolo e licenza elementare 42,0 37,1 46,S 42,4 51,3 43,6 38,9 28,0 40,1 36,4

Licenza di scuola media inferiore 37,1 32,9 44,0 38,4 45,6 41,5 33,3 28,7 31,4 28,S

Diploma e Laurea 43,7 42,9 50,7 50,0 53,9 55,0 39,2 38,6 35,3 33,4

25·34anni 73,8 73,9 82,4 83,2 83,7 84,1 74,1 74,2 62,9 62,3

Senza titolo e licenza elementare 52,6 49,6 64,2 58,0 66,7 62,3 52,1 51,4 46,7 44,9

Licenza di scuola media inferiore 73,4 73,8 81,7 83,4 82,6 84,9 73,6 76,1 62,8 61,9

Diploma e Laurea 78,2 76,7 85,3 84,9 86,2 84,9 76,8 74,S 68,4 66,6

35·54anni 70,6 71,3 72,2 73,7 73,2 75,1 73,2 74,2 66,2 65,6

Senza titolo e Iicenza elementare 56,2 52,2 59,6 55,9 60,4 56,8 57,4 53,9 50,4 46,7

Licenza di scuola media inferiore 71,4 69,8 72,9 72,5 75,1 74,7 72,9 71,9 67,0 63,5

Diploma e Laurea 86,2 85,1 85,6 85,2 87,0 87,4 87,0 85,9 85,7 82,9

55-64anni 30,8 28,7 25,8 23,4 29,2 26,7 35,7 32,5 33,2 32,4

Senza titolo e Iicenza elementare 25,2 22,3 21,2 17,5 24,9 22,3 29,2 25,0 26,2 24,8

Licenza di scuola media inferiore 34,6 30,5 26,0 23,2 33,3 27,7 37,6 33,8 43,4 38,4

Diploma e Laurea 55,7 50,0 47,1 43,6 49,3 43,6 60,4 53,1 64,9 58,1

65e+ 4,/ 3,8 4,2 4,I 4,4 4,0 4,3 4,1 3,7 3,4
Senza titolo e Iicenza elementare 2,9 2,5 2,9 2,4 3,3 2,9 3,1 2,6 2,7 2,3
Licenza di scuola media inferiore 5,6 5,6 4,8 5,1 6,6 5,8 5,4 5,3 6,1 5,9
Diploma e Laurea 12,6 11,6 13,8 13,4 11,9 10,7 12,1 11,6 12,8 10,4

Fonte:1stat

(01) Gliarrotondamenti delle cifre SODO c£fcttuati dimtamcm:c dalsoftware cbeelaborai dati. pertaatc non sempre Ii trovarealizzata laquadratura verticaleeI0 orizzontale
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Tavola A.t8.t - Rapporto occupazione/popolazione per sesso, c1assedi eta e ripartizione geografica - Anni 1993 e 1997 (dati percentual;) (a)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFlCHE

CLASSIDI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo
1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997

In complesso (15 ann; e oltre) 43,0 41,7 47,1 46,2 48,3 48,6 43,8 42,8 36,4 33,9
15-24 27,6 14,4 37,0 34,0 41,2 41,0 24,8 22,1 17,4 13,4

25-34 64,9 62,4 77,1 76,9 78,6 78,9 65,7 63,4 49,1 44,0

35-54 67,6 67,2 70,1 71,0 71,3 72,7 70,8 71,1 61,3 58,7

55-64 30,0 27,5 25,4 22,7 28,6 25,9 34,9 31,5 32,0 30,4

65e + 4,0 3,7 4,1 3,9 4,3 4,0 4,2 4,1 3,6 3,2
Maschi (15 ann; e oltre) 58,3 55,4 61,2 58,9 62,3 60,9 58,6 56,0 53,5 49,5

15-24 31,9 28,9 40,3 38,2 43,3 44,7 29,3 25,9 22,9 17,9

25-34 80,7 75,9 88,2 86,1 89,5 87,6 80,5 76,3 70,9 62,7

35-54 90,0 87,5 90,4 89,0 91,2 89,7 92,4 90,4 87,4 83,2

55-64 47,8 41,7 40,4 34,0 45,7 38,0 53,7 46,5 52,0 48,3

65 e + 6,9 6,5 7;3 7,1 7,8 7;2 7,1 6,8 5,9 5,5
Femmine (15 ann; e oltre) 28,9 30,8 34,0 34,4 35,3 37,2 30,1 30,7 20,5 19,2

15-24 23,2 23,4 33,4 29,5 39,1 37,0 20,3 18,3 11,7 8,8

25-34 49,4 55,4 65,9 67,2 67,8 69,9 51,6 50,4 28,2 25,3

35-54 45,4 49,4 49,8 53,0 51,0 55,5 49,6 52,4 35,9 34,9

55-64 13,8 14,7 11,4 12,4 12,9 14,9 17,7 17,9 14,0 14,4

65 e + 2,0 1,8 2,1 1,9 2,1 1,8 2,1 2,0 1,8 1,6

Fonte: Istat
(3) Gli arrotondamenti dellecifre sono effettuatidircttamentedalsoftwareche elaborai dati. penanto non sempcesi trovarea1izzata la quadratura verticale eI0 orizzontale

Tavola A.18.2 - Rapporto occupazione/popolazione per titolo di studio, c1asse di etae ripartizione geograflca- Anni t993 e t997
(dati percentuali) (a)

TITOLO DI STIJDIO RIPARTIZIONI GEOGRAFlCHE

CLASSIDIETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo
1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997

In complesso ( 15 ann; e oltre) 43,0 41,7 47,1 46,2 48,3 48,6 43,8 42,8 36,4 33,9

Senzatitolo e licenza elementare 55,9 19,7 26,2 19,7 26,9 21,3 25,4 20,1 23,3 18,7

Licenza di scuola media inferiore 48;2 45,8 53,9 51,5 57,5 56,7 47,9 46,8 39,3 35,8

Diploma e Laurea 61,0 59,0 66,0 65,2 68,1 68,2 60,9 58,7 52,5 48,2

15-24ann; 27,6 24,7 37,0 34,0 41,2 41,0 24,8 22,1 17,4 13,4

Senzatitolo e licenza e1ementare 26,7 23,3 38,0 32,2 43,6 38,5 24,1 22,0 21,9 18,2

Licenza di scuola media inferiore 27,3 23,1 36,2 31,1 39,5 37,1 25,1 21,2 18,3 14,2

Diploma e Laurea 28,3 27,1 38,2 37,7 43,7 45,6 24,4 23,2 14,3 11,4

25-34ann; 64,9 62,4 77,1 76,9 78,7 78,9 65,7 63,4 49,1 44,0
Senza titolo e licenza elementare 42,5 36,4 56,0 50,0 59;7 56,6 44,7 41,7 34,9 28,9

Licenza di scuola media inferiore 64,9 63,0 76,7 77,3 78,0 80;2 65,8 66,1 49,8 45,0

Diploma e Laurea 68,9 65,0 80,1 78,4 81,0 79,2 67,9 63,2 53,0 46,4

35-54 ann; 67,6 67,2 70,1 71,0 71,3 n,l 70,8 71,1 61,3 58,7

Senzatitolo e licenza e1ementare 52,6 47,2 57,3 52,4 58,5 54,4 54,8 50,9 44,5 38,3

Licenza di scuola media inferiore 68,0 65,2 70,4 69,5 72,9 71,9 70,2 68,3 61,7 55,8

Diploma e Laurea 84,1 82,0 84,2 83,3 85,4 85,2 85,2 83,2 82,5 78,1

55-64ann; 30,0 27,5 25,4 22,7 28,6 25,9 34,9 31,5 32,0 30,4
Senza titolo e licenza e1ementare 24,3 20,9 20,8 16,7 24,. 21,4 28,4 24,0 24,8 22,3

Licenza di scuola media inferiore 34,0 29,5 25,7 22,8 32,1 26,9 36,8 32,4 42,4 36,9

Diploma e Laurea 55;3 49,3 46,7 42,7 48,6 43,1 59,9 52,4 64,5 57,5

65 e+ 4,0 3,7 4,1 3,9 4,3 4,0 4,2 4,0 3,6 3,2

Senzatitolo e licenza elementare 2,9 2,5 2,9 2,3 3) 2,9 3,0 2,6 2,6 2,2

Licenza di scuola media inferiore 5,4 5,2 4,5 4,8 6,6 5,8 5,4 4,9 5,6 5,5

Diploma e Laurea 12,4 11,4 13,8 13,0 11,9 10,7 11,6 11,6 12,3 10,0

Fonte: Istat

(a) Gli arrotondamcnti dellecifre $000 effettuati direnamente dalscfrware cheelabora i dati. pertantc noa sempre si trova realizzata laquadraturaverncde e/ 0 orizzentale
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Tavola A.19.1- Tasso di disoccupazione, per sesso, c1assedi etae ripartizione geografica - Anni 1993 e 1997 (dati percenuali} (a)

SESSO R1PARTIZIONI GEOGRAFICHE

CLASSl DI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997

In complesso (15 anni eoltre) 10,2 12,3 6,5 7,3 5,7 5,7 8,7 10,2 17,5 22,2

15-24 30,5 33,5 20,7 22,0 16,1 14,0 30,6 33,1 47,8 56,3

25-34 12,2 15,5 6,4 7,6 6,0 6,1 11,2 14,5 21,9 29,4

35-54 4,3 5,8 2,9 3,6 2,6 3,3 3,2 4,1 7,4 10,5

55-64 2,5 4,2 1,6 3,1 1,9 3,0 2,1 2,9 3,6 6,3

65 e + 1,7 2,6 2,0 3,0 1,3 1,4 1,3 2,6 3,0 4,3

Maschi (15anni eoltre) 7,6 9,5 4,5 4,8 3,6 3,5 5,8 7,2 13,5 17,9

15-24 26,5 29,0 17,0 17,0 12,8 9,7 25,1 26,3 41,9 50,6

25-34 9,1 12,4 4,5 5,3 3,8 3,9 7,2 10,7 16,6 23,4

35-54 2,9 4,1 1,7 2,1 1,5 1,8 1,8 2,5 5,5 8,2

55-64 2,5 4,3 1,6 2,8 1,8 2,1 2,2 3,2 3,8 6,8

65e + 1,6 1,7 1,4 1,4 0,0 0,0 1,8 1,9 2,5 3,0
Femmine(15 anni e oltre) 14,8 16,8 9,7 10,9 8,9 8,8 13,4 14,8 25,8 31,0

15-24 35,4 39,3 24,9 28,0 19,7 18,9 37,4 40,9 56,5 64,9

25-34 16,7 20,0 8,9 10,6 8,9 8,9 16,7 19,7 32,5 40,9

35-54 6,9 8,6 5,1 6,1 4,6 5,6 5,8 6,7 11,6 15,4

55-64 2,3 3,8 1,7 3,8 2,3 3,9 1,8 2,3 3,1 4,8

65e + 2,1 5,0 3,2 6,7 4,3 4,8 0,0 4,3 1,7 3,8

Fonte Istat

(a) Gli arrotondam<nti dell. cifre sono effettuati dirertamente dalsoftware che dabora i dati, pertanto non sempre si trova reafu:zata Iaquadratura verticale eI0 orizzcntale

Tavola A.19.2· Tasso di disoccupazione per titolo di studio, c1asse di etae ripartizione geografica - Anni 1993 e 1997(datiperrentMali) (a)

rrrOLO DI S11JDIO R1PARTIZIONI GEOGRAFICHE

CLASSl DI ETA' Iulia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo
1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997

In complesso ( 15 anni eoltre) 10,2 12,3 6,5 7,3 5,7 5,7 8,7 10,2 17,5 22,2
Senzatitolo e licenza elementare 7,6 10,7 4,3 6,5 3,5 4,3 5,1 5,9 13,7 19,2
Licenza di scuola media inferiore 11,6 13,2 7,4 7,6 6,2 5,4 9,8 10,6 20,0 24,5
Diploma e Laurea 10,3 11,9 6,7 7,2 6,3 6,2 9,4 11,1 17,3 21,3
15-24anni 30,5 33,5 20,7 22,0 16,0 14,0 30,6 33,1 47,8 56,3
Senzatitolo e licenza elementare 37,0 37,2 18,2 24,0 20,0 11,8 33,3 21,4 46,4 50,0
Licenza di scuola media inferiore 26,5 30,0 18,0 19,2 13,5 10,7 24,7 26,0 41,7 50,3
Diploma e Laurea 35,3 36,9 24,6 24,6 19,2 17,0 37,3 39,9 59,4 66,0
25-34anni 12,2 15,5 6,4 7,6 6,0 6,1 11,2 14,5 21,9 29,4
Senza titolo e licenza elementare 19,2 26,4 12,8 13,7 12,5 9,1 12,2 18,9 25,2 35,7
Licenza di scuola media inferiore 11,5 1'4,6 6,1 7,3 5,9 5,5 10,7 13,1 20,7 27,4
Diploma e Laurea 11,9 15,4 6,1 7,7 6,1 6,6 11,6 15,2 22,4 30,4
35-54anni 4,3 5,8 2,9 3,6 2,6 3,3 3,2 4,1 7,4 10,5
Senzatitolo e licenza dementare 6,4 9,6 3,9 6,1 3,2 4,2 4,6 5,5 11,8 18,0
Licenza di scuola media inferiore 4,7 6,7 3,5 4,2 2,9 3,8 3,6 5,0 7,9 12,2
Diploma e Laurea 2,4 3,6 1,7 2,2 1,9 2,6 2,1 3,2 3,7 5,9
55-64anni 2,5 4,2 1,6 3,1 1,9 3,0 2,1 2,9 3,6 6,3
Senzatitolo e licenza elementare 3,4 6,3 1,9 4,5 2,2 3,8 2,7 4,1 5,4 10,1
Licenza di scuola media inferiore 1,8 3,5 1,0 1,9 1,5 3,0 2,1 4,0 2,2 4,1
Diploma e Laurea 0,8 1,2 0,8 2,0 1,4 1,1 0,8 1,4 0,6 1,1
65e+ 2,0 2.6 2.0 3.0 1.3 1,4 1,3 2,6 3.0 4.3
Senzatitolo e licenza elementare 1,4 1,2 1,9 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 1,6 2,0
Licenza di scuola media inferiore 3,9 6,5 6,7 5,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 6,3
Diploma e Laurea 2,0 1,9 0,0 2,6 0,0 0,0 4,0 0,0 3,8 4,0

Fonte Istat

(alGli arrotondamenti dell. cifr. SODO effettuati direttameate dalsoftware cheelabcra i dati, pertanto non sempre si trova reafu:zata Iaquadraturaverticale eI0 orizzontale
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~ Tavola A.20· Incidenza del disoccupati di breve, media e lunga durata sui totale dei disoccupati per sesso e ripartizione geograflca- Anni 1993e 1997(datipercentuali) (a)......
00

--
SEssa ~AR~aN[GEaGRARCHE

CLASSIDI ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo
Anni Anni Anni Anni Anni

1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997

In complesso ( 15 anni e oltre)
DaO a 5 mesi 22,7 17,9 29,0 23,0 34,8 36,7 22,5 17,1 17,6 . 13,8

Da 6 a 11 mesi 16,1 12,4 19,7 15,7 19,6 18,8 17,8 13,8 13,4 10,1
Da 12 e oltre 61,2 69,7 51,3 . 61,3 46,0 44,6 59,9 68,9 68,9 76,2
Maschi (15 anni e oltre)
DaOa 5 mesi 24,0 17,9 32,0 26,5 41,8 39,8 25,8 16,7 19,0 14,3
Da 6 a 11 mesi 16,2 12,0 21,5 15,5 20,9 18,1 18,9 14,1 13,6 10,2
Da 12 e oltre 59,7 70,1 46,5 58,0 36,3 43,4 55,3 68,8 67,5 75,6
Femmine(15 anni e oltre)
DaOa5mesi 21,6 17,9 26,8 20,9 37,1 35,3 20,1 17,4 16,1 13,2
Da 6 a 11 mesi 16,0 12,7 18,4 15,8 20,S 19,2 17,0 13,6 13,4 9,9
Da 12 e oltre 62,6 69,4 54,8 63,3 42,4 45,5 62,9 69,0 70,5 76,9

Fonte: Istat

(a)Gli arrotondamenti dellecifre sono effettt.ati direttamente dalsoftware che e1aborai dati, pertanto non sempre si trova realizzata1aquadratura verticaleeI0 orizzontale



Tavola A.21 - Principali indicatori demografici per ripartizione geografica - Anni 1990 e 1996

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

INDICATOR! . Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1990

Popolazione residente (al 31 dieembre) 57.744.119 14.957.236 10.363.704 10.898.409 20.524.770
di cui: di cittadinanza stTaniera
Struttura per eta della popolazione masehile (%)

0-14 anni 17,2 14,4 14,2 15,3 21,7
15-64 anni 70,2 73,0 71,9 70,4 67,2
65 anni e piu 12,6 12,6 13,9 14,3 11,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Struttura per eta della popolazione femminile (%)
0-14 anni 15,5 12,7 12,7 13,7 19,9
15-64 anni 67,1 68,3 67,3 67,6 65,9
65 anni e piu 17,4 18,9 20,0 18,8 14,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Indice di vecchiaia (a) 92,5 117,5 127 114,4 61,2
Indiee di dipendenza strutturale (b) 45,7 41,7 43,8 45,1 50,3
Tasso di ereseita naturale (per 1000 abitanti) 0,6 -2,4 -2,2 -0,9 5,0
Tasso di ereseita totale (per 1000 abitanti) 2,9 1,2 2,2 2,7 4,6
Speranza di vita alla naseita dei masehi 73,7 (c)73,2 (c)73,2 74,5 73,4
Speranza di vita allanaseita delle femmine 80,2 (c)80,4 (c)80,4 80,7 79,5
Speranza di vita a 65 anni dei masehi 15,1 (c)14,8 (c) 14,8 15,4 15,3
Speranza di vita a 65 anni delle femmine 18,8 (c)19,0 (c) 19,0 19,1 18,2

Nati (d) 569.255 122.337 85.857 97.190 263.871
Quoziente generico di natalita (per 1000 abitanti) 10,0 8,2 8,3 8,9 12,9
Numero medio di figli per donna (e) 1,36 (c)1,12 (c)1,12 1,21 1,71
Numero medio di figli per donna (prima dei 30 anni) 0,81 (c)0,62 (c)0,62 0,69 1,09
Eta media al parto 28,9 (c)29,5 (c)29,5 29,3 28,4

Morti (d) 543.708 159.588 108.948 107.660 167.512
Masehi (d) 282.018 81.066 56.751 55.986 88.215
Femmine (d) 261.690 78.522 52.197 51.674 79.297
Morti a meno di un anno di vita (d) 4.654 896 527 738 2.493
Quoziente generico di mortalita (per 1000 abitanti) 9,6 10,7 10,5 9,9 8,2
Quoziente di mortalits infantile (per 1000 nati vivi) 8,2 7,3 6,1 7,6 9,4

Fonnazione e seioglimento deimatrimoni
Matrimoni 319.711 76.573 53.266 56.398 133.474
Quoziente di nuzialita (matrimoni per 1000 abitanti) 5,6 5,1 5,1 5,2 6,5
Indice di primo nuzialita dei masehi (f) 685,7 606,2 606,2 642,2 805,3
Indiee di primo nuzialita delle femmine (f) 693,0 630,5 630,5 654,1 776,1
Eta media al primo matrimonio dei masehi 28,4 28,7 28,8 28,9 28,0
Eta media al primo matrimonio delle femmine 25,6 26,1 26,1 26,3 24,8
Separazioni 44.018 15.216 9.322 10.470 9.100
Divorzi 27.682 10.919 6.333 4.595 5.835

Famiglie anagrafiehe (al 31 dicembre) 20.822.860 6.001.031 3.886.330 4.053.332 6.882.167
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Tavola A.21 (segue) - Principali indicatori demografiei per ripartizione geografica - Anni 1990 e 1996

INDICATOR!

Popolazione residente (a1 31 dicembre)

di cui: di cittadinanza straniera
Struttura per era della popolazione mas chile (%)

0-14anni
15-64 anni
65 anni e pili
Totale

Struttura per eta della popolazione femrninile (%)
0-14 anni
15-64 anni
65 anni e pili
Totale

Indice di vecchiaia (a)
Indice di dipendenza strutturale (b)
Tasso di crescita naturale (per 1000 abitanti)
Tasso di crescita totale (per 1000 abitanti)
Speranza di vita alia nascita dei maschi (g)
Speranza di vita alia nascita delle femmine (g)
Speranza di vita a 65 anni dei maschi (g)
Speranza di vita a 65 anni delle femmine (g)

Nati (d)(h)
Quoziente generico di natalita (per 1000 abitanti) (h)
Numero medio di figli per donna (e)(i)
Numero medio di figli per donna (prima dei 30 anni) (i)
Era media aIparto (0
Morti (d)(h)
Maschi (d)(h)
Femmine (d)(h)
Morti a meno di un anna di vita (d)(h)
Quoziente generico di mortalita (per 1000 abitanti) (h)
Quoziente di mortalita infantile (per 1000 nati vivi) (h)

Fonnazione e scioglimento dei matrimoni
Matrimoni (h)
Quoziente di nuzialita (matrimoni per 1000 abitanti) (h)
Indice di primo nuzialita dei maschi (f)(i)
Indice di primo nuzialita delle femmine (f)(i)
Eta media aIprimo matrimonio dei maschi (0
Eta media aIprimo matrimonio delle femmine (i)
Separazioni
Divorzi

Famiglie anagrafiche (a1 31 dicembre)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezwgiomo

1996

57.460.977 15.022.745 10.495.689 11.019.359 20.923.184
884.555 272.806 179.109 274.894 157.746

15,5 13,1 13,0 13,9 19,4
70,0 72,1 71,3 69,8 67,9
14,5 14,8 15,7 16,3 12,8

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

13,9 11,6 11,6 12,3 17,6
66,5 67,0 66,1 66,5 66,2
19,6 21,4 22,3 21,1 16,2
100 100 100 100 100

116,5 147,8 155,6 143,5 78,5
46,7 43,9 45,7 46,8 49,2
-0,4 -2,3 -2,1 -1,8 2,7
2,2 2,1 3,5 2,3 1,7

74,8 (e)74,6 (e)74,6 75,6 74,7
81,2 (e)81,6 (e)81,6 81,7 80,3
15,8 (e)15,7 (e)15,7 16,1 15,7
19,5 (e)19,9 (e)19,9 19,9 18,7

525.640 122.628 87.592 90.794 224.626
9,2 8,2 8,4 8,2 10,7

1,18 (e)1,04 (e)1,04 1,07 1,39
0,62 (e)0,48 (e)O,48 0,51 0,81
29,8 (e)30,6 (e)30,6 30,4 29,1

547.404 152.189 110.138 112.290 172.787
280.418 76.192 56.286 57.804 90.136
266.986 75.997 53.852 54.486 82.651

3.163 571 420 506 1.666
9,5 10,1 10,5 10,2 8,3
6,0 4,7 4,8 5,6 7,4

272.049 65.807 47.457 50.076 108.709
4,7 4,4 4,5 4,5 5,2

591,6 539,2 540,9 557,5 668,5
621,5 586,2 589,5 585,8 665,0
29,6 29,9 30,2 30,4 28,9
26,9 27,4 27,6 27,7 25,9

57.538 19.779 11.788 12.356 13.615
32.717 11.784 7.225 7.515 6.193

21.450.646 6.158.763 4.040.428 4.156.579 7.094.876

420

Fonte: Istat, RiIevazione della "Popolazione e movimento magrafico deicomuni", Elaborazione della "Popolazione residente per sesso, eta e regione",

Elaborazione delle "Tavole di mortalicl della popolazione italiana per regione", RiIevazione del "Movimento naturale della popolazione presente",

RiIevazione delle "Nascite - caratteristicbe demograficbe e sociali", RiIevazione dei "Decessi - caratteristicbe demografiche e sociali", RiIevazioni

dei "Matrimoni", RiIevazione delle "Separazioni personali dei coniugi e divorzi", RiIevazione dei "Cittadini stranieri iscritti in magrafe",

Elaborazione delle "Tavole di fecondita regionali"

(a) Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione con 65 anni e pi" e la popolazione di 0-14 anni (per 100)

(b)Indice di dipendenza strutturale: rappono tra le popolazioni di 0-14 annie di 65 anni e pi" e la popolazione di 15-64anni (per 100)

(c) Dati riferiti aII'Itaiia Settentrionale.

(d) Statistiche delmovimento naturale deIla popolazione presente

(e) Numero medio di figli per donna: somma dei quozienti specifici calcolati rapponmdo per ogni eta feconda (15-49 mm) i nati vivi aII'ammontare medio

annuo ddla popolazione femminile

(f) Indice di primo nuzialita: somma dei quozienti specifici di nuzialita degli sposi celibi 0 nubili per singolo anno di eta tra i 15-49 mni moltiplicata per 100

(g) Stima

(h)Dati provvisori

(ij Dati riferiti al 1995
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Tavola A22 - Famiglie per tipologia familiare e per ripartizione geografica - Anni 1993 e 1996
(doti pernlttlla/i)

TIPOLOGIE FAMILIARI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro . Mezzogiomo

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
AItre 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 piii nuclei 1,4 0,6 1,7 2,4 1,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1996

Famiglie (migliaia) 20.889 5.868 3.924 4.186 6.911

Senza nuclei
Persone sole 20,4 22,6 21,0 22,5 16,9
AItre famiglie senza nuclei 1,8 1,6 2,3 1,8 1,8

Con un nucleo
Senza membri isolati
coppie senza figli 19,8 22,2 20,1 21,0 16,8
coppie con figli 45,2 41,4 42,3 40,5 52,9
monogenitore 7,6 8,1 6,9 8,1 7,4

Con membri isolati
coppie senza figli 1,2 1,0 2,0 1,3 0,7
coppie con figli 2,3 1,9 3,1 2,8 2,0
monogenitore 0,6 0,5 0,9 0,6 0,4

Con due 0 piiJ nuclei 1,1 0,7 1,4 1,4 1,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: !stat - Indagine multiscopo sulle liuniglie - Aspetti della vita quotidiana
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Tavola A.23 - Permessi di soggiomo per area geografica di cittadinanza e ripartizione geografica- Anni 1991 e 1996
{dati percentuali}

AREA GEOGRAFICA RlPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1991

Totale permessi di soggiomo 648.935 181.359 127.636 220.913 119.027
Europa 31,8 31,2 38,1 33,0 23,9
di cui:Europa 15 15,5 16,0 16,1 17,9 9,5

Africa 35,1 39,2 37,8 24,7 45,0
di cui: Settentrionale 22,8 27,3 24,9 13,9 30,4
Asia 18,0 17,9 10,7 26,2 11,0
di cui:Orientale 9,8 11,1 4,7 14,7 4,4

America 14,5 11,2 12,9 15,5 19,6
di cui: Settentrionale 6,8 2,5 6,8 6,4 14,3
Oceania 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5
Apolidi 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1996

Totale permessi di soggiomo 986.020 299.477 203.422 311.667 171.454
Europa 37,5 34,2 47,2 39,3 28,5
di cui: Europa 15 13,0 14,3 12,3 15,1 7,6
Africa 30,6 34,9 31,1 19,9 41,6
di cui:Settentrionale 19,4 23,5 19,4 11,0 27,4
Asia 18,5 18,4 11,3 25,7 14,2
di cui: Orientale 10,4 11,9 5,6 14,8 5,4
America 13,1 12,2 10,1 14,7 15,5
di cui: Settentrionale 4,8 1,5 5,1 4,5 10,9
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 su dati delMinistero delI'interno
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Tavola A.24 • Permessi di soggiorno per motivi di famiglia per area geografica di cittadinanza dei beneficiari e
ripartizione geografica- Anni 1991 e 1996 (incidenza percentuale)

AREAGEOGRAFICA RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1991

Europa 17,0 19,0 16,3 13,4 23,7
di cui:Europa 15 20,6 21,2 20,4 15,1 38,6

Africa 4,8 5,2 3,2 5,9 4,6
di cui: Settentrionale 5,1 5,4 3,3 6,6 4,8
Asia 9,5 11,5 11,6 7,2 11,9
di cui:Orientale 10,4 11,7 16,9 7,7 14,4
America 36,4 25,0 46,9 21,3 61,3
di cui:Settentrionale 52,2 29,1 63,0 29,3 71,8
Oceania 17,9 20,6 18,7 12,9 25,3
Apolidi 11,5 10,~ 10,7 13,6 17,3
Totale 14,2 12,9 14,8 11,1 21,2

1996

Europa 19,1 22,1 17,3 14,8 27,1
di cui:Europa 15 21,8 23,2 21,8 14,8 42,1
Africa 13,6 15,4 15,6 12,1 10,3
di cui:Settentrionale 16,3 17,8 19,3 15,7 11,8
Asia 13,8 16,7 19,2 10,5 13,4
di cui:Orientale 13,9 15,8 20,5 10,6 14,5
America 39,0 29,3 58,2 22,5 66,1
di cui:Settentrionale 59,6 42,0 73,8 30,2 78,0
Oceania 24,0 31,8 29,4 13,9 39,5
Apolidi 12,7 12,1 12,1 12,0 21,3

Totale 19,1 19,6 21,2 14,3 24,3

Fonte: EIaborazioni Istat sudatidel Ministere dell'inrerno
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Tavola A.25 - Decessi per sesso, causa di morte e ripartizione geografica - Anni 1990e 1994 (dati percentuali)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

CAUSE DI MORTE ltalia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1990

Maschi 280.664 80.769 54.126 55.361 90.408

Malattie infettive 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4

Tumori 30,8 33,8 34,2 32,3 25,0

Di cui: Apparato respirstorio 10,1 11,3 11,4 10,0 8,2

Malattie sistema circolatorio 38,5 36,9 37,1 38,9 40,6

Di cui: Malattie ischemiche 14,2 13,8 15,5 15,0 13,1

Malattie apparato respiratorio 7,7 7,3 6,7 6,8 9,3

Malattie apparato digerente 5,8 5,7 5,4 5,2 6,5

Mal definite 1,7 1,6 1,2 1,3 2,4

Cause violente 6,5 6,1 7,6 6,2 6,3

Altre 8,6 8,2 7,4 8,8 9,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Femmine 261.082 78.170 50.264 51.053 81.595

Malattie infettive 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2

Tumori 23,4 24,9 26,0 25,0 19,0

Di cui: Seno e utero 5,4 5,9 5,7 5,3 4,9

Malattie sistema circolatorio 48,2 47,4 47,1 47,6 50,2

Di cui:Malattie ischemiche 12,0 11,8 13,8 12,8 10,4

Malattie apparato respiratorio 5,3 5,5 5,2 5,1 5,3

Malattie apparato digerente 4,8 4,5 4,8 4,4 5,4

Mal definite 2,8 2,8 2,1 2,4 3,5

Cause violente 4,2 4,4 4,6 4,4 3,5

Altre 11,0 10,1 9,8 10,7 12,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1994

Maschi 284.895 79.359 54.615 57.358 93.563

Malattie infettive 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4

Tumori 31,9 34,9 34,6 32,9 26,9

Di cui:Apparato respiratono 10,2 11,5 10,9 10,2 8,5

Malattie sistema circolatorio 38,8 36,9 37,4 39,8 40,6

Di cui: Malattie ischemiche 14,2 13,6 15,4 15,4 13,3

Malattie apparato respiratorio 7,1 6,4 6,3 6,7 8,5

Malattie apparato digerente 5,5 5,2 5,0 4,9 6,3

Mal definite 1,4 1,3 I,D 0,9 2,0

Cause violente 6,0 5,7 6,8 5,7 6,0

Altre 8,9 9,2 8,4 8,6 9,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Femmine 269.116 78.432 51.619 53.599 85.466

Malattie infettive 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2

Tumori 24,0 26,4 26,2 24,8 19,9

Di cui:Seno e utero 5,4 6,1 5,4 5,1 4,9

Malattie sistema circolatorio 48,8 47,2 47,4 48,8 51,1

Di cui:Malattie ischemiche 12,3 11,7 14,4 13,7 10,7

Malattie apparato respiratorio 4,9 4,8 5,1 4,9 5,0

Malattie apparato digerente 4,8 4,5 4,7 4,4 5,3

Mal definite 2,1 2,2 1,8 1,6 2,6

Cause violente 3,9 4,0 4,1 4,3 3,6

Altre 11,2 10,5 10,3 10,8 12,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: !stat - RiIevazione delle cause di motte
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Tavola A.26 - Dimissioni ospedaliere e ammissioni nei servizi psichiatrici per ripartizione geografica - Anni 1990 e
1994 (dati assolutie tassiper1000abitantlj

EVENTI SANITARI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1990

Dimissioni ospedaliere (a) (b) 8.953.849 2.473.619 1.896.965 1.625.108 2.958.157

tasso per 1000abitanti 157,9 165,2 183,3 149,4 144,3

Tumori 815.555 295.678 195.559 152.668 171.651

tasso per1000abitanti 14,4 19,8 18,9 14,0 8,4

Malattie sistema circolatorio 1.227.309 334.933 288.683 244.244 359.449

tasso per1000abitanti 21,7 22,4 27,9 22,5 17,5

Malanie apparato respiratorio 656.954 162.064 134.902 112.961 247.028

tasso per1000abitanti 21,7 10,8 13,0 10,4 12,1

Malanie apparato digerente 1.025.626 261.487 198.847 172.138 393.153

tasso per1000abitanti 18,1 17,5 19,2 15,8 19,2

Malanie del sistema osteomuscolare e tessuto connettivo 486.782 142.471 131.440 83.242 129.630

tasso per1000abitanti 8,6 9,5 12,7 7,7 6,3

Traumatismi ed avvelenamenti 958.670 249.151 189.382 189.834 330.304

tasso per1000abitanti 16,9 16,6 18,3 17,5 16,1

Altro causa 3.782.951 1.027.835 758.153 670.022 1.326.941

tasso per1000abitanti 66,7 68,7 73,3 61,6 64,8

Ammessi nei servizi psichiatrici 102.681 37.072 24.074 12.408 29.127

tasso per1000abitanti 18,1 24,8 23,3 11,4 14,2

1994

Dimissioni ospedaliere (a) (b) 10.185.951 2.741.988 2.053.896 1.960.823 3.429.244

tasso per1000abitanti 178,3 182,9 196,8 178,7 165,3

Tumori 980.129 335.342 244.105 196.168 204.515

tasso per1000abitanti 178,3 22,4 23,4 17,9 9,9

Malanie sistema circolatorio 1.459.529 382.043 347.160 298.749 431.577

tasso per1000abitanti 25,5 25,5 33,3 27,2 20,8
Malattie apparato respiratorio 737.103 172.173 148.866 123.296 292.768

tasso per1000abitanti 12,9 11,5 14,3 11,2 14,1

Malanie apparato digerente 1.163.086 281.950 224.430 203.928 452.778

tasso per1000abitanti 20,4 18,8 21,5 18,6 21,8

Malanie del sistema osteomuscolare e tessuto connettivo 610.527 176.784 148.731 125.123 159.889

tasso per1000abitanti 10,7 11,8 14,3 11,4 7,7
Traumatismi ed avvelenamenti 1.026.335 257.155 208.683 214.559 345.938

tasso per1000abitanti 18,0 17,2 20,0 19,6 16,7

Altro 4.209.243 1.136.542 731.922 798.999 1.541.779
tasso per1000abitanti 73,7 75,8 70,1 72,8 74,3

Ammessi nei servizi psichiatrici (c) 130.657 44.176 26.633 21.122 38.726

tasso per1000abitanti 2,3 2,9 2,5 1,9 1,9

Fonte: Istat. Rilevazione deidimessi dagliistitutielicura,Rilevazione delledimissioni per abono spontaneo,Rilevazione delleamrnissioni eli
malatineiservizipsichiatrici degliistitutielicura

(a)L'indagine sui dimessi dagli istituti eli cura fa riferimento aile dimissioni avvenute nei primi 7 giorni eli ciascun mesedell'anno.

nnumeroelidimessi nell'annoequindi stimatomoltiplicando il dato dellarilevazione per il coefficiente eliriporto all'anno,pari a 4,35

(b)ntasso ecalcolato rapponando la stimadelnumero deidimessi nell'anno aliapopolazionemediadell'anno
(c)Dati riferitial1995
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Tavola A.27 • Notifiche di malattie infettive, aborti spontanei, interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) per
ripartizione geografica - Anni 1990 e 1996(datiassoluti e tassi)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1990

Notifiche di malattie infettive 334.211 122.270 106.911 62.493 42.537
tasso per100.000abitanti 589,5 816,0 1033,3 574,3 207,6
Di cui:
Epatite A 2.047 401 291 225 1.130
tasso per100.000abitanti 3,6 2,7 2,8 2,1 5,5
Epatite B 2.922 1.093 670 523 636
tasso per100.000abitanti 5,2 7,3 6,5 4,8 3,1
Altre epatiti 3.862 1.252 592 568 1.450
tasso per100.000abitanti 6,8 8,4 5,7 5,2 7,1
Salmonellosi non tifoidale 19.216 5.275 6.068 5.721 2.152
tasso per100.000abitanti 33,9 35,2 58,6 52,6 10,5
AIDS 2.922 1.246 531 695 450
tasso per100.000abitanti 5,2 8,3 5,1 6,4 2,2
TBC polmonare 3.535 1.536 1.052 458 489
tassoper100.000abitanti 6,2 10,3 10,2 4,2 2,4
TBC extra polmonare 650 303 181 98 68
tasso per100.000abitanti 1,1 2,0 1,7 0,9 0,3

Aborti spontanei (a) 57.699 15.445 10.255 11.175 20.824
tasso per1000donne 15-49anni 4,0 4,1 3,9 4,0 4,0
tasso per1000nati vivi 98,2 124,4 118,9 111,5 75,3

Interruzioni volontarie di gravidanza (a) 165.906 44.338 24.929 36.349 60.290
tasso per1000donne 15-49 anni 11,5 11,4 9,3 12,9 11,9
tasso per1000nati vivi 281,2 344,6 280,6 359,8 225,0

1996

Notifiche di malattie infettive (b) 270.412 73.874 76.742 53.110 66.686
tasso per100.000abitanti 471,1 492,3 732,4 482,5 319,0
Dicui:
EpatiteA 7.797 712 357 408 6.320
tasso per100.000abitanti 13,6 4,7 3,4 3,7 30,2
EpatiteB 1.922 638 319 324 641
tasso per100.000abitanti 3,3 4,3 3,0 2,9 3,1

Altre epatiti 1.385 351 149 156 729

tasso per100.000abitanti 2,4 2,3 1,4 1,4 3,5

Salmonellosinon tifoidale 13.981 3.476 4.765 2.720 3.020
tasso per100.000abitanti 24,4 23,2 45,5 24,7 14,4

AIDS 5.380 2.238 1.028 1.181 933

tasso per100.000abitanti 9,4 14,9 9,8 10,7 4,5

TBC polmonare 3.127 1.008 754 455 910
tasso per100.000abitanti 5,4 6,7 7,2 4,1 4,4

TBC extra polmonare 1.054 439 323 125 167

tasso per100.000abitanti 1,8 2,9 3,1 1,1 0,8

Aborti spontanei 65.536 16.112 12.406 14.118 22.900

tasso per1000donne 15-49 anni 4,6 4,4 4,8 5,2 4,2

tasso per1000nati vivi 124,7 131,4 141,6 155,5 101,9

Interruzioni volontarie di gravidanza 138.925 35.107 20.681 29.638 53.499

tasso per1000donne 15-49 anni 9,7 9,5 8,1 10,9 9,9

tasso per1000nati vivi 264,3 286,3 236,1 326,4 238,2

Fonte: Istat•Indagini su: malsttieinfettive,aboni spontaneie interruzionivolontarieeli gravidanza
(a)Dati stimatiper la regionePiemonte
(b)Dati provvisori
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Tavola A.28 - Persone che si giudicano in buona salute per classe di eta e ripartizione geografica - Anni
1993 e 1996 (datipercentua/i)

CLASSI DI ETA' RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1993

Fino a 24 anni 88,4 88,5 89,5 88,9 87,6

25 - 64 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 pili 31,5 33,6 36,0 30,3 27,4

Totale 72,0 70,9 71,2 70,7 73,8

1996

Fino a 24 anni 93,9 93,6 92,8 93,9 94,4

25 - 64 anni 84,2 82,9 82,9 85,1 85,3

55 - 64 anni 59,9 61,6 60,8 62,6 55,8
65 anni e pili 35,6 37,2 39,0 36,6 36,6
Totale 75,9 74,6 74,5 75,5 77,7

Fonte: Istat - Inclaginemultiscopo sulle famiglie - Aspetti della vita quotidiana

Tavola A.29 - Persone che dichiarano di essere affette da almeno una malattia cronica per classe di eta e
ripartizione geografica - Anni 1993 e 1996 (datipercentuali)

CLASSI DI ETA' RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1993

Fino a 24 anni 7,8 9,6 9,3 9,7 5,6
25 - 64 anni 29,8 29,4 27,0 32,1 30,3
55 - 64 anni 65,9 60,9 62,2 68,8 71,0
65 anni e pili 81,4 78,5 75,8 84,6 85,6
Totale 35,4 36,3 35,2 39,4 32,8

1996

Fino a 24 anni 9,6 12,1 12,4 10,4 6,9
25 - 64 anni 29,3 29,8 29,3 30,0 28,6
55 - 64 anni 64,9 60,6 63,4 66,3 68,9
65 anni e pili 82,7 79,2 80,2 82,7 87,3
Totale 36,9 38,3 38,8 39,5 33,7

Fonte: Istat - Indagine multiscopo sulle famiglie - Aspetti della vita quotidiana
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Tavola A.30 - Persone di 14 anni e pin ehe si diehiarano fumatori per sesso, classe di eta e ripartizione geografiea
Anni 1993 e 1996 (datiperrmtllali)

SESSO RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

CLASSlor ETA' Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1993

Masehi 33,9 34,8 28,3 32,5 37,1
fino a 24 anni 23,8 27,8 17,1 23,6 25,3
25 - 44 anni 41,2 40,8 34,3 39,7 45,7
45 - 64 anni 37,4 36,6 30,9 37,0 42,0
65 anni e pill 21,8 23,1 22,1 19,3 22,3

Femmine 15,9 17,0 17,6 18,3 13,3
fino a 24 anni 11,0 10,5 11,8 15,1 9,3
25 - 44 anni 24,2 25,4 24,4 27,9 22,0
45 - 64 anni 16,2 17,6 20,7 19,8 10,7
65 annie pill 4,4 5,1 6,3 3,1 3,3

Masehi e Femmine 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 pill 11,8 12,6 12,6 10,2 11,7

1996

Masehi 34,9 34,6 30,4 35,0 37,5
fino a 24 anni 28,3 31,2 28,9 26,6 27,1
25 - 44 anni 42,3 39,8 36,3 43,6 46,6
45 - 64 anni 38,4 37,8 31,0 38,5 43,4
65 anni e pill 19,9 20,3 18,8 20,2 19,9

Fernmine 17,9 18,9 18,9 21,4 14,6
fino a 24 anni 14,2 16,9 17,2 16,4 10,6
25 - 44 anni 26,7 28,0 26,6 32,3 22,8
45 - 64 anni 18,8 19,0 20,3 23,3 15,1
65 anni e pill 5,8 6,9 7,7 6,7 2,7

Masehi e Femmine 26,1 26,4 24,5 27,9 25,7
fino a 24 anni 21,4 24,3 23,2 21,6 19,0
25 - 44 anni 34,5 34,0 31,5 37,9 34,6
45 - 64 anni 28,4 28,2 25,6 30,7 28,9
65 anni e piu 11,6 12,2 12,2 12,4 10,2

Fonte: Iotat - Indagine multiscopo sulle fiunigIie - Aspetti della vita quotidiAna

Tavola A.31- Persone di 3 anni e pin per stile alimentare e ripartizione geografiea - Anni 1993 e 1996 (per 100
/JmOM deIJo stessa iJlna)

STIll ALlMENTARI

Pasta principale cena
Pasta principale pranzo
Colazioneadeguata (a)
Pranzo in casa

Pasta principale cena
Pasta principale pranzo
Colazioneadeguata (a)
Pranzo in casa

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1993

17,3 27,1 18,3 19,5 8,4
78,2 69,3 78,5 75,7 85,8
66,8 66,6 72,6 72,9 60,9
84,5 77,5 83,3 84,0 90,6

1996

20,7, 29,9 21,8 26,7 10,4
74,2 65,6 73,0 68,3 84,1
76,6 77,2 79,5 81,2 72,4
82,0 74,3 79,2 81,1 89,3

428

Fonte: Istat - Indagine multiscopo suite~ie - Aspetti della vita quotidiAna

(a) Siconsidera adeguatala colazione incuivengono CODSUJDati alimenti energetici e calorici, come latte, pllne, biscotti, brioche
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Tavola A.32 - Indicatori dell'attivita degli Istituti di cura pubblici e privati per ripartizione geografica - Anni
1990 e 1995

INDICATOR! RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1990
Istituti pubblici

N. Istituti 1.148 272 257 239 380
N. posti letto 313.576 83.795 71.884 58.637 99.260
N. degenti 8.032.752 2.162.840 1.816.685 1.568.174 2.485.053
N. giornate di degenza 81.383.990 22.453.870 19.414.924 15.505.646 24.009.550
Posti letto per 1000 abitanti 5,5 5,6 6,9 5,4 4,8
Tasso di utilizzazione del posto letto (a) 71,1 73,4 74,0 72,4 66,3
Tasso di ospedalizzazione (b) 141,7 144,5 175,3 144,1 121,3
Durata media del ricovero (giorni) (c) 10,1 10,4 10,7 9,9 9,7
N. dipendenti 539.088 144.760 114.756 112.993 166.579
di cui: medici 87.330 22.210 16.784 18.600 27.736

personale sanitaria ausiliario 387.779 103.441 85.219 80.620 118.499
Dipendenti per 100 posti letto 171,9 172,8 159,6 192,7 167,8
di cui: medici 27,8 26,5 23,3 31,7 30,0

personale sanitario ausiliario 123,7 123,4 118,6 137,5 119,4
Dipendenti per 1000 abitanti 9,5 10,0 11,1 10,4 8,1
di cui: medici 1,5 1,5 1,6 1,7 1,5

personale sanitario ausiliario 6,8 6,9 8,2 7,4 5,8

Istituti privati

N. Istituti 752 174 114 204 260
N. posti letto 96.450 27.239 12.932 26.279 30.000
N. degenti 1.363.040 356.880 209.090 265.041 532.029
N. giornate di degenza 23.942.398 6.300.528 3.199.158 6.380.903 8.061.809
Posti letto per 1000 abitanti 1,7 1,8 1,2 2,4 1,5
Tasso di utilizzazione del posto letto (a) 68,0 63,4 67,8 66,5 73,6
Tasso di ospedalizzazione (b) 24,0 23,8 20,2 24,4 26,0
Durata media del ricovero (giorm) (c) 17,6 17,7 15,3 24,1 15,2
N. dipendenti 77.916 23.666 10.626 18.725 24.899
di cui: medici 10.446 2.919 1.535 2.477 3.515

personate sanitaria ausiliaria 58.341 17.534 7.830 14.336 18.641
Dipendenti per 100 posti letto 80,8 86,9 82,2 71,3 83,0
di cui: medici 10,8 10,7 11,9 9,4 11,7

personate sanitaria ausiliario 60,5 64,4 60,5 54,6 62,1
Dipendenti per 1000 abitanti 1,4 1,6 1,0 1,7 1,2
di cui: medici 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

personate sanitaria ausiliario 1,0 1,1 0,8 1,3 0,9
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Tavola A.32 (segue) • Indicatori dell' attivita degli Istituti di cura pubblici e privati per ripartizione geogra6ca

INDICATOR! RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1995

Istituti pubblici

N. Istituti 1.068 263 229 196 380

N. posti letto 270.598 76.790 59.043 52.671 82.094

N. degenti 7.996.301 2.149.295 1.727.107 1.618.750 2.501.149

N. giornate di degenza 72.965.985 21.277.975 16.270.302 15.030.332 20.387.376

Posti letto per 1000 abitanti 4,7 5,1 5,7 4,8 3,9

Tasso di utilizzazione del posto letto (a) 73,9 75,9 75,S 78,2 68,0

Tasso di ospedalizzazione (b) 139,6 143,4 165,3 147,3 119,9

Durata media del ricovero (giorni) (c) 9,1 9,9 9,4 9,3 8,2

N. dipendenti 622.326 160.948 155.089 132.904 173.385

di cui: medici 111.167 26.684 25.591 25.059 33.833

personale sanitario ausiliario 280.769 68.420 76.456 59.811 76.082

Dipendenti per 100 posti letto 230,0 209,6 262,7 252,3 211,2

di cui: medici 41,1 34,7 43,3 47,6 41,2

personale sanitario ausiliario 103,8 89,1 129,5 113,6 92,7

Dipendenti per 1000 abitanti 10,9 10,7 14,8 12,1 8,3

di cui: medici 1,9 1,8 2,4 2,3 1,6

personale sanitario ausiliario 4,9 4,6 7,3 5,4 3,6

Istituti privati

N. Istituti 780 166 108 240 266

N. posti letto 85.644 21.933 11.018 25.446 27.247

N. degenti 1.303.428 309.392 190.224 265.604 538.208

N. giornate di degenza 20.674.858 5.378.342 2.742.783 6.108.037 6.445.696

Posti letto per 1000 abitanti 1,5 1,5 1,1 2,3 1,3

Tasso di utilizzazione del posto letto (a) 66,1 67,2 68,2 65,8 64,8

Tasso di ospedalizzazione(b) 22,8 20,6 18,2 24,2 25,8

Durata media del ricovero (giorni) (c) 15,9 17,4 14,4 23,0 12,0

N. dipendenti 79.171 11.342 29.622 15.017 23.190

di cui: medici 19.458 4.125 3.982 5.736 5.615

personale sanitario ausiliario 32.743 8.487 5.262 8.812 10.182

'Dipendenti per 100 posti letto 92,4 51,7 268,9 59,0 85,1

di cui: medici 22,7 18,8 36,1 22,5 20,6

personale sanitario ausiliario 38,2 38,7 47,8 34,6 37,4

Dipendenti per 1000 abitanti 1,7 1,7 1,6 2,5 1,4

di cui: medici 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3

personate sanitario ausiliario 0,6 0,6 0,5 0,8 0,5

Fonte: Ministero della saniU -!stat: Annuario "Statistiche sanitarie"
(a) tasso diutilizzazione dei posti leno: numero digiornate di degenza effenivelnumero di giomate di presenza

teoricamente possibili sulla base della occupazione di tutti i posti letto perl'intero anno (posti letto per365 giorm)
(b)tasso di ospedalizzazione: degenti moltiplicati perlOOO/popolazione media dell'anno di riferimento
(c) durata media del ricovero: giomate didegenzalnumero didegenti
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Tavola A.33 -Indicatori del sistema seolastieo: Seuole materne, dementari e medie per ripartizione geografica
- Anni scolastici 1990-91 e 1996-97

INDICATOR! RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

ltalia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1990-91

Scuola materna
Scuole 28.021 5.630 4.475 4.903 13.013

Bambini 1.575.234 341.149 239.653 275.878 718.554

Insegnanti 116.589 24.674 17.139 21.254 53.522

Bambini per insegnante 13,5 13,8 14,0 13,0 13,4

Bambini per classe 23,0 23,5 22,7 22,7 23,0

Bambini stranieri per 1000 iseritti 2,4 4,5 3,2 4,2 0,4

Tasso di scolarita (a) 94,6 95,2 98,2 98,2 91,9

Scuola elementare
Scuole 24.405 5.855 4.761 4.474 9.315

Alunni 3.069.767 666.755 453.045 525.983 1.423.984

Insegnanti 270.539 64.475 46.743 49.369 109.952

Alunni per insegnante 11,3 10,3 9,7 10,7 13,0
Alunni per classe 15,8 15,2 14,2 15,7 16,8
Alunni stranieri per 1000 iscritti 3,2 5,1 4,4 6,4 0,7
Ripetenti per 100 iseritti 0,6 0,4 0,4 0,4 0,9
Ripetenti femmine per 100 iscritte 0,5 0,3 0,2 0,3 0,7
Ripetenti all 0 anno per 100 iseritti all 0 anna 0,9 0,5 0,4 0,6 1,4
Lieenziati per 100 esaminati 99,4 99,5 99,7 99,5 99,3
Tasso di scolarita (a) 101,0 101,2 101,0 101,8 100,5

Scuola media
Scuole 9.979 2.461 1.752 1.830 3.936
Alunni 2.261.569 500.144 346.958 399.341 1.015.126
Insegnanti 270.922 60.735 43.312 48.886 117.989
Alunni per insegnante 8,3 8,2 8,0 8,2 8,6
Alunni per classe 19,8 19,9 19,3 19,8 20,0
Alunni stranieri per 1000 iseritti 1,7 2,6 2,0 3,6 0,3
Ripetenti per 100 iscritti 7,4 6,0 5,7 6,9 8,8
Ripetenti femmine per 100 iseritte 4,7 3,8 2,0 4,5 5,7
Ripetenti all 0 anno per 100 iscritti all 0 anno 10,7 9,0 8,6 10,8 12,6
Licenziati per 100 esaminati 98,0 98,8 99,0 98,7 97,1
Tasso di scolarita (a) 108,2 107,3 107,3 109,9 108,4
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Tavola A.33 (segue) - Indicatori del sistema scolastico: Scuole materne, e1ementari e medie per ripartizione
geografica

INDICATOR! RIPARTIZIONIGEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1996-97

Scuola materna
Scuole 26.410 5.372 4.358 4.636 12.044

Bambini 1.589.481 356.053 252.711 278.281 702.436

Insegnanti 117.125 25.955 18.644 21.173 51.353

Bambini per insegnante 13,6 13,7 13,6 13,1 13,7

Bambini per classe 23,6 24,6 23,4 23,3 23,4

Bambini stranieri per 1000 iscrini 7,2 12,2 13,4 9,6 1,4

Tasso di scolarits (a) 94,2 96,8 97,6 96,6 90,9

Scuola e1ementare
Scuole 19.887 4.815 3.820 3.627 7.625

A1unni 2.808.305 609.598 419.889 485.497 1.293.321

Insegnanti 262.246 60.866 43.257 46.731 111.392

A1unni per insegnante 10,7 10,0 9,7 10,2 11,6

A1unni per classe 17,5 17,1 16,1 17,3 18,4

A1unni stranieri per 1000 iscrini 8,6 14,0 15,3 13,2 2,2

Ripetenti per 100 iscrini 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6

Ripetenti femmine per 100 iscrine 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4

Ripetenti all 0 anno per 100 iscrini all 0 anno 0,6 0,4 0,3 0,4 0,9

Licenziati per 100 esaminati 99,5 99,6 99,7 99,7 99,4

Tasso di scolarita (a) 100,6 101,0 100,0 102,1 100,1

Scuola media
Scuole 8.976 2.170 1.567 1.600 3.639

A1unni 1.853.694 396.159 273.839 320.411 863.285

Insegnanti 210.965 46.243 31.238 36.045 97.439

A1unni per insegnante 8,8 8,6 8,8 8,9 8,9

A1unni per classe 20,1 20,1 19,7 20,1 20,2

A1unni stranieri per 1000 iscrini 5,0 8,0 8,9 8,9 1,1

Ripetenti per 100 iscrini.~ 4,8 3,8 3,5 4,1 5,9

Ripetenti femmine per 100 iscrine 2,9 2,3 1,8 2,5 3,7

Ripetenti all 0 anno per 100 iscrini all 0 anno 6,9 5,5 5,4 6,0 8,4

Licenziati per 100 esaminati 98,8 99,2 99,5 99,2 98,2

Tasso di scolarita (a) 105,6 104,0 104,2 106,5 106,5

Fonte:Per l'anno scolastico 1990-91 !stat; per l'anno scolastico 1996-97 Ministero dellapubblicaistruzione

(a) Tassoeli scolaricl: iscritti per 100giovano eli et:lteoricacorrispondente (3-5 anni; 6-10 anni; 11-13 anm)

(b)Dati riferiti aI1995-96
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Tavola A.34 (segue) • Indicatori del sistema scolastico: Scuole secondarie superiori e Universiti per ripartizione
geografica

INDICATORI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1996-97

Scuola secondaria superiore
Scuole 7.854 1.851 1.349 1.526 3.127
Studenti 2.648.535 575.201 413.757 513.707 1.145.870
Insegnanti (a) 315.920 69.142 51.482 63.703 131.593
Studenti per insegnante (a) 8,5 8,6 8,3 8,2 8,7
Studenti per classe 21,3 21,3 20,9 20,9 21,7
Studenti iscritti ai licei (%) 28,5 22,0 26,0 31,6 28,4
Studenti agli istituti tecnici (%) 40,8 42,3 41,5 38,7 41,7
Studenti iscritti agli istituti professionali (%) 19,2 19,2 22,1 19,0 18,2
Studenti iscritti ad altre scuole (%) 11,5 16,5 10,4 10,7 12,7
Studenti femmine (%) 49,8 50,7 50,7 49,9 49,0
Studenti stranieri per 1000iscritti 2,9 4,1 6,0 4,4 0,4

Ripetenti per 100iscritti 8,0 8,0 6,9 8,0 8,4
Ripetenti femmine per 100 iscritte 5,5 5,7 4,5 5,3 5,9
Ripetenti al 10 anna per 100 iscritti 10,6 9,2 10,2 10,1 10,1
Maturi per 100 1genni (a) 63,1 60,0 64,1 71,2 61,1
Maturi per 100 1genni - maschi (a) 58,8 55,4 58,1 66,5 57,7
Maturi per 100 1genni - femmine (a) 67,4 64,8 70,4 76,1 64,5

Tasso di conseguimento del diploma (a) (d) 76,3 73,5 78,2 77,5 76,3

Tasso di conseguimento del diploma dei maschi (a) (d) 71,9 70,4 73,5 74,0 71,2

Tasso di conseguimento del diploma delle femmine (a) (d) 80,7 76,5 82,8 81,5 81,8

Tasso di passaggio dalla scuola media (a) (e) 92,6 90,5 92,2 100,3 90,9

Tasso di scolarita (c) 81,4 80,6 83,6 91,1 77,3

Universiti (a) (b)
Sedi 57 13 12 12 20

Iscritti 1.685.403 378.938 312.926 451.130 542.409

Immatricolati 335.348 71.002 60.139 84.668 119.539

Docenti 60.938 12.662 12.265 17.491 18.520

Iscritti per docente 27,7 29,9 25,5 25,8 29,3

Iscritti aicorsi di diploma per 100iscritti all'universita 4,1 4,4 4,1 4,2 3,7

Iscritti per sede 29.568 29.149 26.077 37.594 27.120

Femmine per 100iscritti in totale 52,6 49,6 52,5 53,4 54,2

Iscritti stranieri per 1.000iscritti 12,6 8,7 16,6 22,1 5,1

Iscritti fuori corso per 100 iscritti 33,8 34,4 33,9 36,2 31,2

Laureati (anno solare 1995) 112.388 30.754 22.768 26.307 32.559

Laureati per 100 24enni 12,3 13,3 14,0 15,5 9,2

Laureati fuori corso per 100 laureati 87,1 85,6 88,9 88,1 86,3

Tasso di passaggio dalle scuole superiori (f) 68,4 65,5 73,8 84,5 59,7

Tasso di iscrizione (c) 39,8 36,9 43,7 58,9 31,S

Fonte: !stat- Indagine sull'Universita eIstituti superiori
(0) Dati riferiti 011995-96

(b) Ove non diversamente indicato, idati siriferiscono 01 totale <lei corsi didiploma edei corsi dilaurea
(c) Tasso diseolanu ediiscrizione: iscritti per100giovani dieta teorica corrispondente (14-18 anni; 19-23 anm)

(d)Tasso diconseguimento deldiploma: maturi nell'anno dicorso indicate,per100iscritti 01 10 anno 5 anni prima 01 netto <lei riperenti
(e) Tasso dipassaggio da11a scuola media: iscritti 01 primo anno nellescuole superiori 01 netto <lei ripetenti per100licenziati da11a scuola

media nell'anno precedence

(I) Tasso dipassaggio da11e scuole supc;riori: immatricolati per 100maturi dell'anno precedente
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Tavola A.35 - Iscritti, iscritti atprimo anno, diplomati e laureati per sesso e gruppi di corsi di studio - Anni 1992-93
e 1995-96 (composizione percentuale)

Iscritti Iscritti alprimo anno Diplomati e laureati
Maschie Maschi e Maschie

GRUPPI CORSI DI STIJDIO Femmine Maschi Femmine Femmine Maschi Femmine FeJDJJiine Maschi Femmine

1992-93

Agrario 2,1 2,6 1,5 2,0 2,4 1,5 2,9 4,2 1,6

Architettura 5,9 6,5 5,3 4,0 4,4 3,7 4,9 5,9 4,0

Chimico-farmaceutico 3,0 2,7 3,4 2,8 2,4 3,1 3,3 2,9 3;7

Economico-statistico 17,1 19,3 14,9 16,8 19,6 14,2 16,4 20,8 12,4

Geo-biologico 4,4 3,9 5,0 4,6 4,1 5,1 5,1 3,9 6,2

Giuridico 16,7 14,9 18,6 17,8 16,5 19,1 14,8 14,7 14,9

Ingegneria 12,0 20,8 2,9 12,4 21,9 3,2 8,2 15,6 1,3

Insegnamento 2,9 0,8 5,0 3,3 0,9 5,6 3,2 0,8 5,4

Letterario 8,8 5,2 12,6 8,8 5,2 12,3 8,5 4,0 12,6

Linguistico 5,8 1,6 10,2 5,2 1,5 8,9 6,9 1,3 12,1

Medico 5,6 5,9 5,3 3,5 3,0 3,9 11,3 12,1 10,5

Politico-sociale 8,6 8,6 8,5 10,7 10,6 10,8 6,1 5,8 6,4

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

Scientifico 3,7 4,6 2,8 3,4 1,7 5,0 4,4 5,1 3,8

Educazione fisica 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 2,8 2,5 3,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995-96

Agrario 2,2 2,7 1;7 2,6 3,2 2,0 2,3 3,2 1,6

Arehitettura 5,0 5,6 4,4 2,5 2,7 2,4 5,3 5,8 4,9

Chimico-farmaceutico 3,1 2,6 3,5 3,0 2,5 3,4 3;7 3,3 4,1

Economico-statistico 16,4 18,9 14,1 14,8 17,1 12,6 17,7 21,7 14,3

Geo-biologico 4,4 3,9 4,8 5,0 4,5 5,4 4,3 3,5 5,0

Giuridico 18,0 16,4 19,4 18,4 17,8 18,9 14,6 14,4 14,7

Ingegneria 12,3 22,4 3,1 11,8 21,3 3,2 9,6 18,4 2,0

Insegnamento 3,3 0,8 5,7 4,7 1,2 7,8 -, 3,0 0,8 4,9

Letterario 9,8 5,6 13,7 10,4 6,8 13,6 8,8 4,5 12,5

Linguistico 5,4 1,4 9,1 5,3 1,8 8,4 6;7 1,4 11,3

Medico 4,8 4,6 5,0 4,2 3,1 5,1 8,9 8,9 8,9

Politico-sociale 8,6 8,3 8,8 10,6 10,7 10,5 7,2 6,7 7,7

Psicologico 2,5 1,4 3,5 3,4 4,9 2,1 1,7 0,7 2,5

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

Educazione fisica 0,9 1,0 0,9 1,1 1,2 0,9 2,1 2,0 2,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: !stat·~ suIl'istruzione universitaria
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Tavola A.36 - Indicatori di attivitl\ degli Istituti statali di antichitl\ e delle biblioteche statali per ripartizione
geografica - Anni 1990 e 1996

INDICATOR!

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

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

Fonte: Ministero per i beniculturali eambientali
(a) Suitotale deivisitatori degli istituticoningressoapagamento

RIPARTIZIONIGEOGRAFICHE
Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1990

85.796 43.544 85.675 90.226 95.494
53,7 63,6 53,8 53,8 49,4
60,1 64,7 58,9 60,5 58,1

381.157 458.880 290.970 430.915 325.196
46.517 61.183 50.052 49.720 27.n3

70 70 45 n 82
53.382 85.983 71.981 40.563 44.001

82 140 261 30 50

1996

75.848 49.793 75.848 67.137 83.294
57,3 64,6 55,8 56,7 56,4
61,6 59,0 54,9 67,5 54,3

465.226 464.843 338.903 573.080 341.872
52.006 62.282 52.414 54.914 39.076

63 70 46 59 82
76.423 94.401 45.305 91.757 59.909

102 192 226 54 68
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Tavola A.37 - Indicatori di attivitl\ delle manifestazioni teatrali, musicali e cinematografiche per ripartizione
geografica - Anni 1990 e 1996

INDICATOR! RIPARTIZIONIGEOGRAFICHE
ltalia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1990
Teatro e manifestazioni musicali
Rappresentazioni per 100.000 abitanti 181 181 210 282 113
Biglietti venduti per rappresentazione 243 278 280 190 240
Biglietti venduti per 1.000 abitanti 440 502 588 536 272
Cinema
Sale aperte per 100.000 abitanti 5,7 6,7 7,8 6,2 3,8
Biglietti venduti per giorni di spettacolo 162 In 148 184 138
Biglietti venduti per 1.000 abitanti 1.570 2.004 1.928 1.997 872

1996
Teatro e manifestazioni musicali
Rappresentazioni per 100.000 abitanti 214 222 263 318 129
Biglietti venduti per rappresentazione 263 301 291 217 245

Biglietti venduti per 1.000 abitanti 562 668 766 691 317

Cinema
Sale aperte per 100.000 abitanti 7,0 7,8 10,1 7,8 4,3
Biglietti venduti per giomi di spettacolo 165 168 156 175 158
Biglietti venduti per 1.000 abitanti 1.680 2.003 2.055 2.271 948

Fonte: SIAE
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Tavola A.38 - Indicatori di diffusione dei quotidiani e della stampa periodica per ripartizione geografica
-Anno 1997

INDICATORI

Settimanali diffusi per 100quotidiani diffusi
Quotidiani diffusi per famiglia
Settimanali diffusi per famiglia

Settimanali diffusi per 100quotidiani diffusi
Quotidiani diffusi per famiglia
Settimanali diffusi per famiglia

Fonte: Istat - IndaginesuIlastampaperiodica

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Centro Mezzogiomo

41,5 50,7 34,7 32,6

117,5 138,1 136,7 73,1

48,4 70,0 47,4 23,8

41,7 48,4 32,7 36,5

101,5 117,4 121,0 60,8

42,3 56,8 39,6 22,2

Tavola A.39 - Produzione libraria per genere e materia trattata - Anno 1997 (composizione percentuale)

OPERE TIRATURAMEDIA

Anni Anni
1990 1996 1990 1996

Totale 37.780 51.077 5.848 5.464

Edizioni scolastiche 12,8 11,1 11.570 8.443

Edizioni per ragazzi 5,6 5,5 8.332 8.502

AItro genere 81,6 83,4 4.781 4.866

di cui:
FiJosofia eReLigione 10,2 13,9 4.302 4.170

Diritto 7,4 7,7 2.539 2.045

Medicina 3,9 4,4 3.230 3.240

Ani 4,3 5,2 3.831 3.457

Storia 1,9 7,6 2550 3.167

TestiLetterari 18,4 21,6 7.636 9.064

Totale 100,0 100,0

Fonte: Istat - IndaginesuIlaproduzione Iibraria

Tavola A.40 - Programmazione delle reti televisive Rai e Mediaset/Fininvest - Anni 1990 e 1996
(composizione percentuale)

RAJ MEDIASETIFININVEST{a)

Anni Anni
1990 1996 1990 1996

Telegiornale 9,9 12,2 9,0 9,6

Informazione e cultura 18,8 20,7 0,3 5,3

Sport 11,8 7,9 4,4 3,4

Film e fiction 29,3 26,2 57,0 40,9

Intrattenimento leggero, rotocalco e talk show 17,9 19,7 19,0 14,7

Programmi per bambini 3,1 5,2 7,5 7,6

Prosa e musica classica 1,7 1,3 2,8 0,2

Pubblicita e annunci vari 7,5 6,8 18,3

Totale 100,0 100 100,0 100,0

Fonte: RAJ

(a) I dati relativiai differenti programmi sono considerati al lordo degliinserimenti pubblicitari
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Tavola A.42 - Famiglie sotto la soglia di poverts per alcune tipologie familiari e ripartizione geografica - Anni 1990
e 1996 (dati percentuali)

TIPOLOGIE FAMILIARI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

!talia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1990

Famiglie con almeno un figlio minore 32,7 23,3 21,8 23,4 40,0

di cui: monogenitore 1,8 1,9 0,6 1,0 2,2

coppia 29,0 11,6 20,1 19,8 36,4
Famiglie con almeno un figlio di 18-29anni 19,8 16,4 15,0 17,1 22,4

di cui: monogenitore 2,2 1.9 0,9 2,0 2,5

coppia 15,9 12,1 12,9 11,5 18,7
Famiglie con persona di riferimento di 65 anni0 piu 43,6 52,7 54,4 49,8 37,2

di cui: sola 19,8 27,9 25,0 20,4 16,1

in coppia 12,8 14,2 17,5 17,0 10,3

1996

Famiglie con almeno un figlio minore 38,2 24,4 22,3 34,1 42,S
di cui: monogenitore 1,7 0,6 0,2 1,5 2,0

coppia 33,2 23,6 17,4 29,2 36,8
Famiglie con almeno un figlio di 18-29anni 25,5 20,0 14,5 22,0 28,0
di cui:monogenitore 2,6 2,2 2,2 2,2 2,7

coppia 20,3 16,2 10,8 18,1 22,3
Famiglie con persona di riferimento di 65 anni0 piu 38,3 50,9 55,0 35,5 35,2
di cui: sola 14,1 24,3 21,6 14,2 11,9

in coppia 10,0 10,1 19,4 10,4 8,9

Fonte: Istat - Indagine suiconsumi delle famiglie

Tavola A.43 - Incidenza della poverti per alcune tipologie familiari e ripartizione geografica - Anni 1990 e 1996
(dati percentuali)

TIPOLOGIE FAMIIlARI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1990

Famiglie con almeno un figlio minore 11,0 5,6 5,5 5,4 19,0
di cui: monogenitore 11,6 8,0 2,7 3,9 23,1

coppia 11,1 4,9 5,8 5,5 19,0
Famiglie con almeno un figlio di 18-29anni 9,4 5,2 4,5 5,2 17,6
di cui: monogenitore 8,5 4,6 2,0 6,0 17,2

coppia 9,6 4,9 5,2 4,5 17,7
Famiglie con persona di riferimento di 65 anni0 piu 18,8 13,3 15,8 14,0 28,3
di cui: sola 19,4 14,3 16,7 13,9 30,0

in coppia 25,2 18,0 24,9 19,1 35,0
Totale delle famiglie 11,7 7,0 8,0 7;7 20,0

1996

Famiglie con almeno un figlio minore 12,5 3,6 3,1 6,6 23,9
di cui: monogenitore 11,3 25,3

coppia 12,5 4,0 2,9 6,9 23,4
Famiglie con almeno un figlio di 18-29anni 10,1 3,2 2,2 4,9 22,3
di cui: monogenitore . 9,0 20,3

coppia 10,2 3,3 2,1 5,2 21,7
Famiglie con persona di riferimento di 65 anni 0 piu 14,4 7,2 7,6 6,9 29,6
di cui: sola 13,6 7,6 7,8 7,8 27,9

in coppia 16,6 7,2 11,7 7,9 33,2
Totale delle famiglie 10,3 3,8 4,0 5,7 22,3

Fonte: Istat - Indagine suiconsumi delle famiglie
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Tavola A.44 - Delitti denunciati all'Autorita Giudiziaria dalle Porze dell'Ordine per ripartizione geografica
- Anni 1990 e 1996 {tassi per100.000 abitanti}

DEUTII RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

ltalia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1990

Delitti denunciati 2.501.640 791.808 351.673 515.465 842.694

Omicidi dolosi consumati 3,1 1,3 0,8 1,3 6,6

Tentati omicidi 3,5 2,0 1,3 1,8 6,5

Furti semplici e aggravati 2.831,5 3.504,9 2.269,4 3.084,5 2.489,3

Rapine 65,0 54,1 21,4 42,2 106,9

Estorsioni 4,6 3,0 2,1 3,4 7,8

Attentati dinamitardi e/o incendiari 3,5 0,6 0,4 0,5 8,8

Truffa 53,2 55,8 55,3 53,7 49,9

Contrabbando 38,6 39,6 6,0 11,7 68,6

Produzione, commercio, ecc. di stupefacenti 54,1 77,1 51,6 60,0 35,5

Altri delitti 1.355,4 1.551,0 989,8 1.478,3 1.331,9

Totale 4.412,5 5.289,2 3.398,1 4.737,4 4.111,9

1996

Delitti denunciati 2.422.991 742.247 423.683 524.985 732.076

Omicidi dolosi consumati 1,6 1,0 0,7 0,9 3,0

Tentati omicidi 2,9 1,8 1,7 2,0 4,9

Furti semplici e aggravati 2.428,7 2.949,0 2.360,3 2.756,9 1.916,5

Rapine 54,4 50,5 29,8 39,0 77,8

Estorsioni 6,7 4,2 6,7 4,1 9,8

Attentati dinamitardi e/o incendiari 2,0 0,7 0,8 0,3 4,4

Truffa 92,4 115,2 119,1 99,0 59,2

Contrabbando 86,4 26,2 6,9 14,5 207,2

Produzione, commercio, ecc. di stupefacenti 67,9 77,4 64,6 91,5 50,2

Altri delitti 1.478,5 1.720,0 1.453,0 1.761,3 1.168,9

Totale 4.221,5 4.946,1 4.043,7 4.769,6 3.501,8

Fome: Istat - Delittuosit' denunciata all'Autorita Giudiziaria cia PoIizia di Stato, Anna <lei Carabinieri, Guardia di Finanza
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Tavola A.45 - Minorenni in etadi 14-17 anni denunciati per i quali l'Autorita Giudiziaria hainiziato l'azione
penale, per tipo di delitto e ripartizione geografica - Anni 1990 e 1996 (tAssi per100.000giovanidi
14-17snni}

GRUPPO DI DEUITI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiomo

1990

Minorenni denunciati 23.960 6.016 4.373 4.813 8.758

Delitti contro lapersona 106,1 107,5 136,0 116,1 89,2

di cui:
Omicidiovolontario (a) 2,4 1,7 0,9 2,2 3,6

Percosse 3,8 5,0 5,9 3,0 2,6

Lesioni personali 41,0 40,2 51,0 46,7 35,1

Ingiurieediffamazioni 8,5 8,9 11,3 8,5 7,2

Delitti contro la famiglia 1,5 1,5 1,1 1,7 1,7

Delitti contro la moralita pubblica ed il buon costu 6,3 5,1 8,1 8,7 5,3

Delitti contro il patrimonio 486,7 536,0 545,3 534,5 415,2

di cui:
Furto 379,1 435,9 454,7 415,7 301,1

Rapina 28,8 28,8 20,8 23,3 34,4

Estorsione 5,1 3,4 2,5 4,5 7,4

Sequestra di persona a scopo di rapina 0 estorsume 0,1 0,2 0,1

Truffa 1,8 1,4 2,9 1,5 1,8

Altri delitti 112,2 101,1 94,2 145,4 111,6

Totale 712,9 751,2 784,7 806,5 623,0

1996

Minorennidenunciati 26.567 5.745 2.860 6.724 11.238

Delitti contro la persona 172,3 127,0 125,1 276,3 170,2

di cui:
, Omicidiovolontario (aj 4,9 1,8 1,0 2,9 8,3

Percosse 2,9 2,1 2,3 4,0 2,9

Lesioni personali 69,5 62,2 54,5 95,2 68,3

Ingiurie ediffamazioni 9,0 8,0 8,9 14,1 7,7

Delitti contro la famiglia 2,3 1,6 2,0 3,6 2,2

Delitti contro la moralita pubblica ed il buon costu 2,7 2,5 1,5 3,8 2,8

Delitti contro il patrimonio 628,4 687,1 451,0 955,7 535,4

di cui:
Furto 416,0 447,2 356,5 655,2 330,5

Rapina 41,8 45,8 23,4 52,7 41,9

Estorsione 10,3 7,8 6,1 10,7 12,9

Sequestra di persona a scope di rapina 0 estorsione 0,3 0,5 0,2 0,2

Truffa 7,6 2,3 2,0 5,6 12,7

Altri delitti 219,7 196,8 149,0 262,7 237,7

Totale 1.025,3 1.015,1 728,9 1.502,1 948,3

Fonte: lst:at- Indagine suidelittie persone denunciati per i quali l'Autorita Giudiziaria ha iniziato l'azione penale

(a) Compreso I'infanticidio
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Tavola A.46 • Famiglie che dichiarano difficolts a raggiungere alcuni servizi per ripartizione geografica - Anni
1993 e 1996 (per 100 famiglie della stessa zona)

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

1996

Farmacie 23,5 19,2 19,2 22,7 30,1

Pronto soccorso 54,6 50,8 48,3 49,0 64,8

Uffici postali 27,8 24,0 19,5 27,2 36,3

Polizia, Carabinieri 39,8 39,9 32,7 34,6 47,0

Uffici comunali 36,1 31,4 29,1 41,0 41,1

Negozi di generi alimentari, mercati 19,2 19,3 16,7 17,3 21,7

Supermercati 31,0 30,5 26,1 27,4 36,5

Fonte: Istat-Indaginemultiscopo sullefamiglie - Aspetti dell. vitaquotidian.

Tavola A.47· Persone che dichiarano di e£fettuare me di oltre 20 minuti per accedere ai servizi di Anagrafe,
ASL, Banche e Posta - Anni 1993 e 1996 (per 100 persone che utilizzano il 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

1996

Anagrafe 9,3 6,8 14,4 10,7 13,4

ASL 35,2 29,5 29,1 33,7 46,1
Banca 10,9 4,2 3,1 11,6 25,3

Posta
per invio raccomandata 9,9 6,8 3,5 9,1 10,0

per versamenti in C!C 27,8 16,5 10,9 31,6 31,0

per ritiro pensioni 42,3 29,9 21,3 37,9 17,6

Fonte: Istat -Indaginemultiscopo sullefamiglie - Aspetti dell.vitaquotidian.
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Tavola A.48,,- Famiglie.per regioae e pergiudizio su alcuni problemi ambientali della zona in cui.abitano - Anni

1993 e 1996 (per 100Jamiglie della stessa zona)

Sporcizia Difficold. Difficolta Traffico Inquinamento Rumore Irregolarita Non

REGIONI nelIe di di delI'aria nelI'erogazione bevono
strade parcheggio colIegamento delI'acqua acquadi

(a) (a) (a) (a) (a) (a) rubinetto

1993

Piemonte 29,2 38,6 28,3 52,7 46,9 7,0 40,S

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-A. Adige 12,2 29,0 21,2 41,6 30,2 3,1 7,6

Bolzeno-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

ltalia 30,6 38,6 31,1 48,3 37,0 18,7 40,8

1996

Piemonte 29,5 40,0 30,1 51,5 45,1 45,6 6,6 39,7

Valle d'Aosta 11,1 30,6 24,5 32,6 26,2 24,5 10,1 20,2

Lombardia 30,0 42,3 26,0 54,1 52,6 41,6 9,8 51,1

Trentino-A. Adige 11,1 30,6 19,9 37,4 26,2 24,8 3,8 7,4

Bolzano- Bozen 10,5 37,2 15,4 40,9 31,6 29,9 3,8 5,3

Trento 11,7 24,7 23,8 34,2 21,3 20,2 3,7 9,4

Veneto 19,3 27,1 25,6 49,5 33,9 31,4 6,6 32,5

Friuli-Venezia Giulia 17,2 26,2 22,4 38,2 31,1 31,8 3,0 31,5

Liguria 39,2 54,2 28,6 54,4 43,4 49,2 6,0 41,4

Emilia-Romagna f6,2 27,1 24,7 42,1 36,0 32,7 5,6 47,1

Toscana 26,1 35,7 29,3 48,0 36,7 38,8 14,6 65,5

Umbria 15,6 23,0 24,0 40,2 28,9 29,3 13,9 48,0

Marche 15,8 25,9 21,2 38,0 26,6 32,6 6,4 50,3

Lazio 43,0 54,1 29,4 61,0 51,6 52,6 7,4 26,4

Abruzzo 25,8 28,0 27,5 38,1 23,9 29,5 12,1 22,6

Malise 18,9 23,5 20,3 27,5 15,5 26,3 17,5 32,7

Campania 34,3 47,3 37,5 49,9 42,6 48,7 15,9 31,8

Puglia 22,3 34,4 26,3 49,1 33,8 43,0 11,9 39,8

Basilicata 23,1 31,3 26,9 32,3 18,7 28,4 16,7 24,9

Calabria 25,0 35,4 34,6 36,1 20,1 32,2 37,8 45,6

Sicilia 27,0 37,8 31,6 47,7 31,9 42,2 27,6 56,6

Sardegna 22,4 29,9 25,3 39,0 19,5 32,8 13,2 66,7

ltalia 27,3 38,2 28,3 48,8 39,1 40,5 12,0 42,7

Fonte: !stat - Indaginemu\tiscoposullefamigIie - Aspetti della vitaquotidiana
(a)Percentualidi famig\ie che dichiarano"molta"0 "abbastanza" presenzadelproblemaindicate
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Tavola A.49 - Raccolta differenziata di aIcuni materiali per regione - Anni 1995 e 1996

Cartae cartone Oli usati Batterie esauste
REGION! valariassaluti kg/abitanti valariassoluti kg/abitanti valari assaluti kg/abitanti

(tannellate) (tannellate) ( tannellate)

1995
Piemonte 22.090 5,2 180409 4,3 (a) 14.642 3,3

Valle d'Aosta 1.291 10,9 470 4,0

Lombardia 163.047 18,3 360478 4,1 25.711 2,9

Trentino-Alto Adige 140457 15,8 3.365 3,7 2.472 2,7

Bolzano-Bozen
Trento
Veneto 28.932 6,5 17.797 4,0 14.106 3,2

Friuli-Venezia Giulia 14.081 11,8 4.823 4,1 20412 2,0

Liguria 7.310 4,4 4.461 2,7 3.329 2,0

Emilia-Romagna 25.807 6,6 15.177 3,9 15.555 4,0

Toscana 38.134 10,8 12.635 3,6 7.734 2,2

Umbria 1.478 1,8 3.022 3,7 2.057 2,5

Marche 5.916 4,1 4.325 3,0 4.656 3,2

Lazio 5.047 1,0 11.280 2,2 12.895 2,5

Abruzzo 3.631 2,9 2.637 2,1

Molise 1.586 4,8 422 1,3

Campania 29 11.857 2,1 16.851 2,9

Puglia 1.250 0,3 100411 2,5 90404 2,3

Basilicata 1.147 1,9 753 1,2

Calabria 2.712 1,3 4.144 2,0

Sicilia 90402 1,8 11.577 2,3

Sardegna 204 0,1 3.511 2,1 2.824 1,7

ltalia 329.073 5,7 176.499 3,1 154.181 2,7

1996
Piemonte 40.865 9,5 18.408 4,3 140433 3,3

Valle d'Aosta 1.578 13,2 389 3,3

Lombardia 241.928 27,0 34.269 3,8 25.990 2,9

Trentino-Alto Adige 25.068 27,3 3.434 3,7 20454 2,7

Bolzano-Bozen
Trento
Veneto 34.085 7,7 17.779 4,0 14.853 3,3

Friuli-Venezia Giulia 15.150 12,8 5.133 4,3 3.141 2,6

Liguria 12.026 7,3 4.157 2,5 3.201 1,9

Emilia-Romagna 62.264 15,8 14.944 3,8 15.685 4,0

Toscana 50.901 14,4 11.767 3,3 8.183 2,3

Umbria 10.738 12,9 3.032 3,6 2.332 2,8

Marche 9.821 6,8 5.148 3,6 4.793 3,3

Lazio 8.056 1,5 10.646 2,0 120437 2,4

Abruzzo 534 0,4 3.166 2,5 2.153 1,7

Molise 1.567 4,7 430 1,3

Campania 683 0,1 10.638 1,8 15.830 2,7

Puglia 2.474 0,6 10.047 2,5 10.004 2,4

Basilicata 864 1,4 1.334 2,2 695 1,1

Calabria 500 0,2 2.565 1,2 4.296 2,1

Sicilia 614 0,1 9.396 1,8 11.566 2,3

Sardegna 293 0,2 3.859 2,3 2.935 1,8

ltalia 518.442 9,0 171.678 3,0 155.411 2,7

Fonte: COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero eRicido degli imballaggi abase cellulosica); GO.O.V. (Consorzio obbligatorio
pergli oliusau); elaborazioni Min. deiTrasporti edella Navigazione sudati delCOBAT (Consorzio obbligatorio batterie esauste
e rifiuti piombosi)

(a)Comprende laValle d'Aosta
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Tavola A.50· Indicatori del trasporto urbano per i centri delle aree metropolitane - Anni 1993 e 1996

Autoveicoli Stalli a pagamento per Stalli in corrispondenza Percorrenza media sui
circolanti per 100 1000 autoveicoli eli trasporti pubblici per trasporti pubblici per

COMUNI abitanti circolanti 1000 autoveicoli abitante (km) (a)
circolanti

Anni Anni Anni Anni
1993 1996 1993 1996 1993 1996 1993 1996

Torino 56,3 62,2 19,2 40,1 742 762

Milano 55,8 66,3 11,3 7,7 15,1 14,5 2.055 2.012

Venezia 38,4 41,0 7,7 14,8 112,7 108,9

Genova 45,0 47,7 3,1 4,7 9,5 10,3 1.616 1.325

Bologna 51,2 58,6 7,9 6,5 33,3 828 763

Firenze 52,0 59,5 15,9 12,4 2,8 755 804

Roma 62,8 65,8 3,0 8,8 3,7 6,9 1.902 (b)1.112

Napoli 61,5 60,6 6,3 6,4 2,0 3,8 (c)7 660

Bari 49,4 50,1 15,0 4,7 331 303

Palermo 53,2 54,8 3,8 5,3 6,4 498 391

Catania 61,1 58,5 1,0 501 513

Cagliari 64,3 67,7 13,1 16,7 13,1 8,5 190 170

Totale 56,8 60,6 7,6 10,7 7,3 10,5 1.301 1.014

Fonte: ACI· Dipartimento per IeAreeUrbane
(a)Viaggiatori per km <lei trasponi pubblici/abitanti
(b) Non sono compresi i viaggiatori dellametropolitana
(c) Non sono compresi i viaggiatori deitrasponi pubblicidi superficie

Tavola A.51 • Traffico intemo di merci e passeggeri per modalit:\ di trasporto

ANN!

MODAIlTA' DI TRASPORTO 1980 1985 1990 1995
Dati

%
Dati

'Yo
Dati Dati

assoluti assoluti assoluti
'Yo

assoluti
'Yo

MERCI(milioni di tonne/lateperkm)

Ferrovie dello Stato 19.031 13,2 18.806 12,5 21.855 12,4 24.673 11,8

Navigazione interna 203 0,1 201 0,1 117 0,1 135 0,1

Navigazione di cabotaggio 31.112 21,6 30.104 20,0 35.665 20,2 35.307 16,8

Navigazione aerea 19 23 33 29 0,0

Autotrasp. distanze superiori a 82.392 57,2 92.694 61,6 107.379 61,0 137.254 65,5

Oleodotti distanze superiori a 5 11.317 7,9 8.674 5,8 11.098 6,3 12.252 5,8

Totale 144.074 100,0 150.502 100,0 176.147 100,0 209.650 100,0

pASSEGGERI (milioni di passeggeri perkm)

Ferrovie dello Stato 39.587 13,8 37.401 11,5 45.513 11,7 49.700 11,5

Ferrovie in Concessione 3.356 1,2 2.908 0,9 2.780 0,7 2.792 0,6

Autobus {traffico su autostrade 37.436 13,0 43.948 13,6 56.111 14,4 65.129 15,1

Auto {traffico su autostrade e 55 202.530 70,5 233.738 72,1 275.869 70,9 305.054 70,6

Navigazione di cabotaggio 1.519 0,5 1.901 0,6 2.404 0,6 2.247 0,5

Navigazione aerea 2.867 1,0 4.366 1,3 6.416 1,6 7.108 1,7

Totale 287.295 100,0 324.262 100,0 389.093 100,0 432.030 100,0

Fonte: Ministero <lei trasponi edellanavigazione
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Tavola A.52 - Bslneabilits delle coste marine per regione - Anni 1992 e 1996 {composizione percentuale)

COSTA NONBALNEABILE

REGIONI COSTA Per motivi Per inquinamento Per TOTALE
BALNEABILE indipendenti Permanente Aceenato Totale insufficienza Totale COSTA

dall'inquina- (c) in basealle a assenzadi

menta (b) analisi(d) analisi<e)

1992 (a)

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,S 40,6 2,1 2,1 6,8 49,5 100,0

Friuli-Venezia Giulia 35,S 53,9 5,3 5,3 5,3 64,S 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

ltalia 55,3 9,6 3,0 5,5 8,5 26,6 44,7 100,0

1996 (a)

Liguria 80,5 16,9 0,3 2,2 2,5 0,0 19,5 100,0

Toscana 66,5 13,1 1,7 0,3 2,0 18,4 33,5 100,0

Lazio 68,7 14,2 8,3 8,8 17,1 0,0 31,3 100,0

Campania 72,2 6,4 1,1 20,3 21,4 0,0 27,8 100,0

Basilicata 92,4 1,2 2,7 1,5 4,2 2,2 7,6 100,0

Calabria 87,4 4,2 3,6 2,3 5,9 2,5 12,6 100,0

Puglia 79,3 6,0 5,5 0,0 5,5 9,1 20,7 100,0

Molise 79,0 0,9 1,7 1,7 18,4 21,0 100,0

Abruzzo 91,6 3,0 4,3 1,0 5,4 0,0 8,4 100,0

Marche 85,6 8,0 2,8 3,4 6,2 0,1 14,4 100,0

Emilia-Romagna 74,7 22,1 2,1 0,2 2,2 1,0 25,3 100,0

Veneto 61,0 33,S 1,5 1,5 4,0 39,0 100,0

Friuli-Venezia Giulia 52,1 44,9 3,0 3,0 0,0 47,9 100,0

Sicilia 53,4 10,9 4,4 3,1 7,5 28,1 46,6 100,0

Sardegna 55,6 14,4 4,0 0,1 4,2 25,9 44,4 100,0

ltalia 67,1 11,7 3,7 3,0 6,6 14,5 32,9 100,0

Fonte: Ministero della Sani,a
(aJ Anno incui sono state effettuate leanalisi. InbasealDPR 470/1982queste analisi effettuate neIperiodoaprile-settembre servono astabilire

Iabalneabili,a delle aeque all'inizio della stagioDe balneare deIl'anno successivo

(bJ Presenzadi porti, aereoporti, zone militari 0 parchi marini

(cJ Costa vietata inquanto interessata da immissioni (fiumi, torrenti, ecc.J
(d)Costa vietata inquanto I'inquinamento estato accertato daIle analisi previste daIDPR

(eJ Leanalisi, pur effettuate, nonraggiungono il numero minimo previsto daIla normariva
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Tavola A.53 - Superficie forestale percorsa dalfuoco per causa e regione - Anni 1992 e 1995 (composizione
percentuale]

Cause Cause Cause dicui Cause non Totale In % della
REGIONI naturali volontarie involontarie Attivita Sigarette e c1assificabili 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-A1to 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

ltalia 0,9 70,5 19,4 4,6 6,0 9,2 100,0 0,6

1995

Piemonte 0,8 63,5 24,2 0,9 10,7 11,5 100,0 0,8
Valle d'Aosta 25,2 50,5 48,6 1,8 24,3 100,0 0,1
Lombardia 0,3 72,7 20,8 7,3 4,2 6,2 100,0 0,4

Trentino-A1to Adige 0,4 92,4 5,4 1,4 1,9 1,8 100,0 0,1

Bolzano-Bozen 16,7 8,3 75,0 100,0
Trento 0,1 93,9 4,1 1,4 2,0 1,9 100,0 0,1
Veneto 50,0 45,9 17,2 3,3 4,1 100,0
Friuli-Venezia Giulia 13,3 56,5 16,7 1,0 0,5 13,5 100,0 0,3
Liguria 0,1 95,2 4,2 3,0 0,8 0,5 100,0 0,8
Emilia-Romagna 0,6 57,1 15,1 4,3 6,3 27,2 100,0 0,1
Toscana 0,4 63,4 26,0 6,9 1,4 10,2 100,0 0,1
Umbria 5,0 38,3 16,7 1,6 11,7 40,0 100,0
Marche 20,0 8,0 80,0 100,0
Lazio 0,1 77,7 12,2 2,3 6,2 10,0 100,0 0,2
Abruzzo 44,4 39,2 13,2 2,4 16,4 100,0 0,1
Molise 100,0 25,0 75,0 100,0
Campania 0,3 76,8 17,6 1,7 7,9 5,3 100,0 0,2
Puglia 0,4 83,8 14,1 6,4 5,9 1,7 100,0 0,5
Basilicata 0,1 27,6 32,7 4,9 25,5 39,6 100,0 0,4
Calabria 74,9 19,3 3,7 11,2 5,8 100,0 0,2
Sicilia 78,7 9,0 3,8 0,6 12,3 100,0 0,6
Sardegna 50,0 29,2 6,0 20,8 100,0 0,1
ltalia 0,8 70,1 18,6 3,7 6,7 10,5 100,0 0,3

Fonte:lstat - Statistiche forestali
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- Consumi delle famiglie (dati annuali)
- Formazione, distribuzione ed impieghi del reddito delle famiglie consumatrici (dati

annuali)
- Conti economici consolidati delle Amministrazioni pubbliche (dati annuali)
- Indicatori territoriali (dati annuali)
- Popolazione in eta lavorativa OS anni e pili), per ripartizione geografica, sesso e clas-

se di eta (dati annuali)
- Popolazione in eta lavorativa OS anni e pili), per ripartizione geografica, classe di eta e

titolo di studio (dati annuali)
- Occupati per posizione nella professione, sesso e settore di attivita economica (dati

annuali)
- Occupati per settore economico e ripartizione geografica (dati annuali)
- Tassi di attivita per sesso, classe di eta e ripartizione geografica (dati annuali)
- Tassi di attivita per classe di eta, titolo di studio e ripartizione geografica (dati annuali)
- Rapporto occupazione/popolazione per sesso, classe di eta e ripartizione geografica

(dati annuali)
- Rapporto occupazione/popolazione per titolo di studio, classe di eta e ripartizione

geografica (dati annuali)
- Tasso di disoccupazione, per sesso, classe di eta e ripartizione geografica (dati an

nuali)
- Tasso di disoccupazione per titolo di studio, classe di eta e ripartizione geografica (da

ti annuali)
- Incidenza dei disoccupati di breve, media e lunga durata suI totale dei disoccupati per

sesso e ripartizione geografica - Anni 1993 e 1997 (dati percentuali) (a)
- Principali indicatori demografici
- Popolazione cancellata dall'Anagrafe per trasferimento di residenza all'estero per

continente di destinazione e titolo di studio
- Decessi per sesso e causa
- Mortalita per AIDS, droga, suicidio e incidenti stradali per sesso e classe di eta
- Suicidi e tentativi di suicidio per sesso
- Notifiche di malattie infettive, aborti spontanei, interruzioni volontarie della gravidan-

za e ammessi ai servizi psichiatrici
- Dimissoni ospedaliere per tipo di malattia
- Indicatori di attivita degli Istituti di cura pubblici e privati
- Struttura del personale dipendente degli Istituti di cura pubblici e privati
- Medici generici e specialisti pediatri
- Servizi sanitari pubblici, strutture socio-riabilitative per la cura della tossicodipenden-

za e tossicodipendenti in trattamento
- Consumi sanitari delle famiglie
- Attivita sanitaria pubblica
- Spesa sanitaria pubblica e privata di parte corrente
- Unita scolastiche, iscritti e insegnanti delle scuole materne, elementari, medie inferio-

ri e secondarie superiori
- Licenziati, maturi e ripetenti al primo anna della scuola dell'obbligo e della scuola se

condaria superiore
- Iscritti aIle scuole secondarie superiori per tipo di scuola e tasso di scolarita
- Sedi universitarie, iscritti, immatricolati, diplomati e laureati, docenti e studenti per

docente nelle universita
- Iscritti, iscritti al primo anna e diplomati e laureati per sesso e gruppi di corsi di stu-

dio delle universita
- Spesa pubblica per l'istruzione
- Movimento dei procedimenti civili
- Movimento dei procedimenti penali
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- Delitti denunciati all'Autorita giudiziaria da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Fi
nanza per gruppo di delitti (dati assoluti)

- Delitti denunciati all'Autorita giudiziaria da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Fi
nanza per gruppo di delitti (tassi)

- Minorenni denunciati per i quali l'Autorita giudiziaria ha iniziato l'azione penale per
gruppo di delitti (dati assoluti)

- Minorenni denunciati per i quali I'Autorita giudiziaria ha iniziato l'azione penale per
gruppo di delitti (tassi)

- Movimento dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena
- Movimento dei detenuti negli Istituti di prevenzione e di pena per minorenni
- Stranieri entrati e presenti negli Istituti di prevenzione e di pena per sesso e area di

origine
- Istituti statali di antichita e d'arte e visitatori per tipo di Istituto
- Musei e istituzioni similari per categoria e posizione giuridica
- Biblioteche statali: consistenza del materiale, consultazioni, prestiti e personale addetto
- Produzione libraria: opere pubblicate, tiratura complessiva e tiratura media per

opera
- Produzione libraria: opere pubblicate e tiratura per genere e materia trattata
- Diffusione della stampa periodica per periodicita
- Struttura della programmazione delle reti TV RAI e Fininvest-Mediaset
- Ascolto della televisione per rete
- Indicatori di attivita di spettacolo, trattenimenti vari e manifestazioni sportive
- Incidenza dei capitoli di spesa sulla spesa totale per tipologia familiare
- Famiglie povere per tipologia familiare
- Prestazioni previdenziali
- Prestazioni assistenziali in denaro, numero dei trattamenti pensionistici e importo

medio unitario
- Pensioni per settore (tassi)
- Conto economico consolidato della Previdenza - Totale Istituzioni
- Conto economico consolidato dell'Assistenza - Totale Istituzioni
- Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per l'estero dei cittadini stranieri per area

geografica di cittadinanza
- Permessi di soggiorno per motivo e area geografica di cittadinanza
- Studenti stranieri per tipo di scuola
- Studenti stranieri nelle Universita per area di origine e sesso
- Stranieri extracomunitari iscritti al collocamento per alcuni paesi di origine
- Stranieri extracomunitari iscritti al collocamento per sesso e classe di eta
- Stranieri extracomunitari avviati al lavoro nei primi tre trimestri dell'anno per alcuni

paesi di origine
- Aree protette per regione
- Superficie forestale per zona altimetrica e regione
- Superficie forestale percorsa dal fuoco per causa e regione
- Alberi danneggiati nella superficie forestale per classe di danno, gruppi di specie e re-

gione
- Balneabilita delle acque marine per regione
- Stima delle emissioni di inquinanti in atmosfera per sorgente di emissione
- Residui di prodotti fitosanitari presenti in alcuni prodotti agricoli per tipo di .lotta ai

parassiti
- Raccolta differenziata urbana di vetro
- Recupero e riciclaggio del vetro
- Recupero e riciclaggio della carta
- Recupero e riciclaggio degli olii usati
- Raccolta batterie esauste, rifiuti piombosi e recupero del piombo
- Raccolta e riciclaggio delle lattine di alluminio
- Raccolta urbana dei contenitori in plastica per liquidi
- Raccolta di rottami ferrosi
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