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La domanda estera sostiene l’economia 

PIL E COMPONENTI DELLA DOMANDA IN ITALIA 

Variazioni congiunturali percentuali sui dati in volume e contributi alle variazioni. Anni 2008-2015 

Fonte: Istat, Conti economici nazionali 



È LA DIVERSITÀ 

LA RICCHEZZA DEL PAESE 



Imprese: performance eterogenee 

Il potenziale del sistema informativo 

sulle imprese 

 

Produttività crescente  

con  la dimensione d’impresa 

ma la variabilità è elevata  

 

I modelli di impresa determinanti 

ai fini della performance 

 

 

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO 

Valori assoluti per classe di addetti delle imprese. Anno 2012 

Fonte: Istat, Frame-Sbs 



                       Distretti industriali: dinamiche occupazionali 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Censimento dell’industria e dei servizi 2011 

DISTRETTI INDUSTRIALI 

Per tipologia di cambiamento. Censimento 2011 17 

51 

22 

29 

19 

In espansione territoriale 
e in tenuta occupazionale 

 

Territorialmente 
persistenti e sofferenti 

 

Territorialmente 
persistenti e reattivi 

 

Nuovi/riorganizzati  
e vincenti 

 

Nuovi/persistenti  
e in crisi 



                       Specializzazione e performance dei Sistemi locali 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Censimento dei dell’industria e dei servizi 2011 

60 

129   

85 

91 

133 

113 

 

Sistemi locali del tessile,  

abbigliamento e cuoio 

 

Altri sistemi locali  

del made in Italy 

 

Sistemi locali della 

manifattura pesante 

 

Sistemi locali  

urbani 

 

Altri sistemi locali  

non manifatturieri 

 

Sistemi locali  

non specializzati 

SISTEMI LOCALI PER SPECIALIZZAZIONE  

PRODUTTIVA PREVALENTE  

Censimento 2011 



Il mercato del lavoro 

TASSO DI OCCUPAZIONE 

Incidenza sulla popolazione 15-64. Anni 2008-2014 

Fonte: Istat e Eurostat 

TASSO DI OCCUPAZIONE 

65% Unione Europea  

(66% nel 2008) 
 

56% Italia    

(59% nel 2008) 
 
 

42%  Mezzogiorno  

(46% nel 2008) 
 



PIÙ INVESTIMENTI 

PER CAMBIARE E CRESCERE 



Investimenti, prospettive di ripresa 

INVESTIMENTI PER I PRINCIPALI PAESI EUROPEI  

Variazioni tendenziali dei dati concatenati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi, anno base 2010. Anni 2008-2014   

 

Fonte: Eurostat 



Gruppi di imprese 

Fonte: Elaborazione su dati Istat, Frame-Sbs, Registro statistico gruppi d’impresa, Registro statistico delle imprese attive 

IMPRESE E ADDETTI DEI GRUPPI D’IMPRESA 

Valori assoluti. Anno 2008 e 2012 

90 mila  

gruppi di imprese in Italia 
 

206 mila imprese attive 

5,6 milioni di addetti 

 

54% del valore aggiunto nazionale 

62% del fatturato 

80% dell’export 

 



Imprese partecipate o controllate dalla PA 

Tra le micro imprese,  

più efficienti le private 

 

Tra le grandi,  

più efficienti le partecipate 

 

Imprese partecipate  

più efficienti nei servizi 

 

Imprese private  

più efficienti nella manifattura 

 

EFFICIENZA TECNICA PER CLASSE DIMENSIONALE E TIPOLOGIA DI IMPRESA  

Distribuzione degli scostamenti dalla media di settore. Anno 2011  

Fonte: Elaborazione su dati Istat, Frame-Sbs, Registro statistico gruppi d’impresa, Registro statistico delle imprese attive 



Investire nell’innovazione 

La propensione all'innovazione  

e l'investimento in efficienza 

rappresentano le strategie chiave  

per aumentare la performance  

delle imprese 

 

I servizi ad elevata intensità  

di conoscenza contribuiscono  

alla competitività del sistema  

industriale italiano  

 

Innovazione  

Tecnologia 

Competitività 

Performance 

Efficienza 

Strategia 

Produttività 

Investimento 

Cultura 

Crescita 

Progresso 

Conoscenza 

Valore 

Futuro 

Modernizzazione 

Creatività 

Trasparenza 

Opportunità 

Informazione 

Ricerca 



DAL PATRIMONIO CULTURALE DIFFUSO 

IL NOSTRO FUTURO 



                      Cultura: identità del Paese e opportunità grande di crescita 

70 

138   

138 

194 

71 Fonte: Elaborazioni da fonti Istat, Miur, MIBACT, Anci,  

Associazione “Borghi più belli d’Italia”, Touring Club Italiano 

GEOGRAFIA DEI TERRITORI DELLA CULTURA 

Segmentazione dei sistemi locali in base alla vocazione culturale 

La grande  

bellezza 

 

Potenzialità  

del patrimonio 

 

Imprenditorialità 

culturale 

 

Il volano  

del turismo  

 

Perifericità  

culturale 

 

SISTEMI LOCALI 



PUNTARE SULLE COMPETENZE 

PER COMPETERE 



La laurea premia 

Vantaggio maggiore per gli uomini 

  

Remunerazione crescente al proseguire 

della carriera:  

fino al 68% in più per gli uomini  

fino al 29% in più per le donne 

 

Nel Mezzogiorno più basso l’effetto  

del titolo di studio 

Fonte: Campione integrato Rilevazione sulle forze di lavoro e Registro delle Retribuzioni individuali 

E F F E T T I  S U L L A  R E T R I B U Z I O N E  D E L L A  

L A U R E A  R I S P E T T O  A L  D I P L O M A  

Incremento percentuale della retribuzione per decile di reddito, sesso e ripartizione geografica (regressioni quantiliche). 

Anno 2012 



Il vantaggio dell’alta qualificazione 

Lavorano 9  dottori di ricerca su 10 

in tutti i settori disciplinari 

 

Minime le differenze territoriali  

 

Mobilità verso l’estero soprattutto  

per fisici, matematici e informatici 

 

Il Regno Unito prima destinazione 

DOTTORI DI RICERCA DEL 2008 E DEL 2010 CHE VIVONO ALL’ESTERO  

Incidenza percentuale per area e sesso. Anno 2014 

Fonte: Istat, Inserimento professionale dei dottori di ricerca 



Le professioni in crescita 

PROFESSIONI 

70 vincenti 

(aumenta l’occupazione) 
 

82  in crisi  

(diminuisce l’occupazione) 
 

356  stazionarie 

 
quota di laureati più elevata  
nelle professioni “vincenti”  
in tre categorie su quattro 
 

OCCUPATI DONNE, STRANIERI, LAUREATI NELLE PROFESSIONI VINCENTI 

Incidenza percentuale per gruppi di professioni. Anno 2014 

Fonte: Dati integrati Istat-Isfol, Indagine sulle professioni; Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 



NUOVE MAPPE 

PER LEGGERE IL PAESE REALE 



Impatto della domanda estera sul sistema produttivo 

Aumento domanda estera:   

6,1% Italia  

6,0% Germania 

 

Impatto sulle risorse complessive: 

1,5% Italia  

2,0% Germania 

 

Maggiore impatto sulle importazioni  

in Germania 

RISORSE ATTIVATE DALL’AUMENTO DELLE ESPORTAZIONI  

 Variazioni percentuali per macrosettore registrate nel periodo 2011-2014, Italia e Germania 

Fonte: Elaborazione su dati Wiod 



                       I Sistemi locali ossatura urbana del Paese 

184 

Sistemi locali con gli stessi confini  

(10 milioni di abitanti) 

 

229  

Sistemi locali che hanno attratto altri 

comuni (36 milioni di abitanti) 
 

90  

Sistemi che hanno perduto comuni  

(9 milioni di abitanti) 
 

SISTEMI LOCALI ROBUSTI E PERSISTENTI  

Per tipologia. Variazioni intercensuarie 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, I sistemi locali del lavoro 2011 



Sistemi urbani policentrici 

TIPOLOGIE DI RELAZIONI TRA POLI: COOPERAZIONE, COMPLEMENTARITÀ E CONCORRENZA 

Esemplificazione per il Sistema locale di Verona 

 

Fonte: Elaborazioni Istat su schema logico Erbach M. et al. (2014) 



                       Consumo di suolo e forme insediative 

Due modelli ad elevato consumo  

di suolo: 

quello denso delle conurbazioni (Milano, 

Roma, Napoli) 

quello disperso del Nord-est 

 

Costo storico del modello distrettuale 

  

La situazione del Mezzogiorno  

è migliore ma fragile e va tutelata 

 

LIVELLO DEL CONSUMO DI SUOLO 

Incidenza insediamenti edificati e densità popolazione extra-urbana.  Censimento 2011 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Basi territoriali dei censimenti 2011 



Sistemi urbani mono e policentrici 

I sistemi locali delle grandi città  

poli di attrazione  

 

Verona, Padova, Milano, Bologna  

e Napoli policentriche e dinamiche  

 

Roma, Genova, Trieste, Cagliari, Palermo  

modello  monocentrico  

 

Milano e Roma con caratteristiche  

di attrazione diverse 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Matrice del pendolarismo 2011 

FLUSSI IN USCITA E IN ENTRATA E FLUSSI INTERNI AL SISTEMA LOCALE 

Valori percentuali sul totale dei flussi generati dal Sistema locale e composizione percentuale sul totale dei flussi 

interni dei Sistemi locali delle grandi città. Censimento 2011  



Traiettorie lavorative dei migranti 

Il 46,8% continua a svolgere  

lo stesso tipo di professione rispetto  

al primo impiego in Italia 

 

Il 29,7% accede a un gruppo 

professionale superiore  

 

Il 23,5% transita in un gruppo 

professionale inferiore 

 

Per i laureati, possibilità di migliorare  

la posizione lavorativa quattro volte 

maggiore di chi ha la licenza media 

Fonte: Istat, Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri 

MOBILITÀ PROFESSIONALE DEI CITTADINI STRANIERI  

Valori percentuali della mobilità professionale tra primo e attuale lavoro per sesso (stranieri di 15-64 anni).  

Anni 2011-2012 



Squilibri del sistema sanitario tra bisogni e risorse 

PERSONE IN CATTIVE CONDIZIONI DI SALUTE, PERSONALE PER ASL, FINANZIAMENTO DEL SSN PER REGIONE 

Incidenze e valori pro-capite. Anni 2012-2013 

 

Fonte: Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari; Ministero della salute, Nuovo sistema informativo sanitario, Banca dati  SSN; Ministero economia e finanze, Relazione sulla situazione economica del Paese 2014  



                       Rinunce alla salute 

Il 9,5% della popolazione  

non ha fruito di prestazioni  

del Sistema sanitario nazionale  

per motivi economici o per carenze delle 

strutture di offerta 

 

Nel Mezzogiorno la quota  

è più elevata (13,2%) 

 

Forti differenze tra le Asl: dal 21,7%  

in Sardegna al 2,6% di Trento  

e Lombardia 

 

PERSONE CHE NEGLI ULTIMI 12 MESI  

HANNO RINUNCIATO A CURE SANITARIE  

Anno 2013 

 

Fonte: Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 



Investire nel Mezzogiorno 

è strategico per la crescita 

sul cambiamento 

di tutto il Paese 
Politiche     Sviluppo     Crescita 

               Benessere     Investimenti   

Capitale fisico     Capitale sociale 

      Fiducia     Responsabilità 

 




