
Pnrr e transizione digitale,
l’Istat  nel  Progetto  del
Catalogo Nazionale Dati
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede una
linea di investimento dedicata alla Transizione Digitale e, in
particolare, alla componente dati e all’interoperabilità tra
le  basi  informative  delle  pubbliche  amministrazioni,
denominata  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  (PDND).

L’investimento  prevede  la  realizzazione  di  un  Catalogo
Nazionale Dati (NDC), con l’obiettivo di fornire un modello e
uno standard comune e favorire lo scambio, l’armonizzazione e
la  comprensione  delle  informazioni  tra  le  amministrazioni
pubbliche  nell’ambito  della  Piattaforma  Digitale  Nazionale
Dati. Il Catalogo metterà a disposizione degli enti vocabolari
controllati e classificazioni capaci di rendere più funzionale
l’accesso a basi informative diverse.

Ciò sarà reso possibile attraverso un lavoro di mappatura
delle banche dati e dei flussi informativi, di documentazione
di  schemi  di  dati  e  distribuzione  del  catalogo.  Tutto
nell’ottica di un rafforzamento della sicurezza nella PA, in
termini  di  cybersecurity  e  di  maggiore  efficienza  e
accessibilità  dei  servizi.

Grazie  alle  proprie  competenze  tecniche  e  metodologiche,
l’Istat  sarà  il  soggetto  attuatore  del  progetto  Catalogo
Nazionale Dati, fornendo anche servizi di formazione e di
supporto  per  accompagnare  le  pubbliche  amministrazioni  nel
percorso di transizione digitale.
Per  gestire  la  complessità  del  progetto  è  prevista  la
costituzione di: un Comitato di attuazione per il governo e
l’indirizzo dell’accordo, cui partecipano il Dipartimento per
la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio
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dei Ministri e l’Istat, ma aperto anche ad altri possibili
soggetti pubblici, quali Agenzia per l’Italia Digitale (AgID),
PagoPA e Cnr.

Per lo sviluppo del Piano progettuale, che prevede un budget
di 10,7 milioni di euro, è richiesto un importante impegno di
risorse  umane  di  elevata  competenza  tecnica  da  reclutare
mediante nuove assunzioni. Per l’Istat, specificatamente, è
previsto il reclutamento fino a 25 persone a tempo pieno.

 

Istat: prezzi al consumo per
l’intera collettività
Gli indici dei prezzi al consumo di settembre 2020 sono stati
elaborati nel contesto di progressiva riduzione della gravità
dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19 in
Italia  e  di  riapertura  di  buona  parte  delle  attività
commerciali  di  offerta  di  beni  e  servizi  di  consumo.  Pur
rimanendo sopra la norma, il numero di mancate rilevazioni è
quindi diminuito (analogamente a quanto accaduto a giugno,
luglio e agosto).

L’impianto  dell’indagine  sui  prezzi  al  consumo,  basato
sull’utilizzo di una pluralità di canali per l’acquisizione
dei  dati,  ha  consentito  di  ridurre  gli  effetti  negativi
dell’elevato numero di mancate rilevazioni sulla qualità delle
misurazioni  della  dinamica  dei  prezzi  al  consumo.  La
situazione che si è venuta determinando e le modalità con le
quali è stata via via affrontata sono illustrate nella Nota
metodologica, alle pagine 19, 20 e 21 del comunicato stampa
diffuso oggi dall’Istat.
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Come ricordato nella Nota metodologica dell’Istat, gli indici
ai diversi livelli di aggregazione, sia nazionali sia locali,
che hanno avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in
termini  di  prezzi  mancanti  e/o  di  peso),  sono  segnalati
mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

 

Nel mese di Settembre 2020 a seguito della rilevazione dei
prezzi  effettuata  dal  Servizio  Statistica  della  Città,
l’indice  complessivo  dei  prezzi  al  consumo  per  l’intera
collettività  (NIC)  è  risultato  pari  al  101,9  (Base  Anno
2015=100) segnando -0,8% rispetto al mese precedente e –0,6%
rispetto al mese di  Settembre 2019 (tasso tendenziale).

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto registrano
-0,3% sul mese precedente e -0,6% su settembre 2019. I prezzi
dei  prodotti  a  media  frequenza  d’acquisto  rilevano  -1,4%
rispetto al mese di  agosto 2020 e         -0,5% sull’anno
precedente. I prezzi dei prodotti a bassa frequenza d’acquisto
segnalano  -0,1%  sul  mese  precedente  e  -0,3%  sull’anno
precedente.

 

Nella tipologia di prodotto dei BENI si rileva un ribasso del
-0,1% su base congiunturale e del -1,2% su base tendenziale.

I prodotti in rilevazione hanno subito queste variazioni:

Beni Alimentari -0,6% sul mese precedente e +0,7% sull’anno
precedente,

Beni Energetici -0,2% sul mese precedente e -10,0% sull’anno
precedente,

Tabacchi  INVARIATO  sul  mese  precedente  e  +3,0%  sull’anno
precedente,

Altri Beni +0,1% sul mese precedente e INVARIATO sull’anno



precedente.

 

Nella tipologia di prodotto dei SERVIZI si registra -1,4% su
base congiunturale e +0,3% su base tendenziale.

Sono state riscontrate le seguenti variazioni:

Servizi relativi all’Abitazione INVARIATO sul mese precedente
e +0,6% sull’anno precedente,

Servizi  relativi  alle  Comunicazioni  INVARIATO  sul  mese
precedente e -0,8% sull’anno precedente,

Servizi Ricreativi, Culturali e per la Cura della persona
 -1,4% sul mese precedente e -0,2% sull’anno precedente,

Servizi relativi ai Trasporti -6,1% sul mese precedente e
-0,8% sull’anno precedente,

Servizi vari  +0,3% sul mese precedente e +1,5% sull’anno
precedente.

 

L’inflazione  di  fondo  al  netto  degli  energetici  e  degli
alimentari  freschi  riscontra  -0,8%  rispetto  al   mese
precedente  e+0,3%   rispetto  all’anno  precedente.

 

L’Indagine dei Prezzi al Consumo è stata effettuata secondo le
disposizioni e le norme tecniche stabilite dall’ISTAT.

 

 



Report,  Istat:
Digitalizzazione e tecnologia
nelle imprese italiane
La prima edizione del Censimento permanente delle imprese,
conclusa alla fine del 2019, ha permesso di approfondire anche
tematiche  emergenti  e  rilevanti  per  la  competitività,  la
sostenibilità sociale e ambientale e la crescita economica del
Paese.

Nel rapporto che viene diffuso oggi l’attenzione si focalizza
su  digitalizzazione/tecnologia/innovazione.  La  progressiva
digitalizzazione dei processi aziendali viene adottata come
chiave  di  lettura  per  una  serie  di  fenomeni  che  stanno
influenzando le strategie imprenditoriali come lo sviluppo di
progetti  di  innovazione,  l’emergere  di  nuovi  modelli  di
business, la diffusione e l’utilizzo di nuove tecnologie e,
infine, l’impatto della digitalizzazione sulla forza lavoro.

Riguardo la diffusione di tecnologie digitali, l’utilizzo di
un  insieme  di  indicatori  è  giustificato  da  almeno  due
motivazioni. In primo luogo, la digitalizzazione è un fenomeno
complesso  e  multidimensionale,  tale  da  essere  comunemente
misurato  mediante  batterie  di  indicatori  in  forma  di
scoreboard,  oppure  con  indicatori  sintetici.

In  secondo  luogo,  a  livello  internazionale  il  quadro
metodologico e definitorio è ancora parziale; in particolare,
manca una esauriente definizione a fini statistici di cosa si
intenda esattamente per digitalizzazione. Ciò rende necessaria
l’identificazione di indicatori che, seppur parziali, siano
complementari  tra  loro  e  legati  da  una  chiave  di  lettura
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unitaria,  in  modo  da  evitare  raccolte  asistematiche  di
generici indicatori “digitali”.

Ad esempio, gli indicatori statistici disponibili – riferiti
per lo più all’adozione e all’uso di tecnologie ICT – sono
stati utilizzati per misurare la trasformazione digitale delle
imprese semplicemente in relazione alla diffusione di alcune
tecnologie o pratiche – come la connettività a banda larga o
la  pratica  dell’e-commerce  –  senza  analizzare  le
trasformazioni  da  esse  indotte  nei  processi  aziendali.

La  pratica  manageriale  suggerisce  che  la  trasformazione
digitale è invece essenzialmente un processo di evoluzione
dell’organizzazione  e  della  cultura  aziendale  che  mira  a
raggiungere la “maturità” digitale (digital maturity) delle
imprese.

Nel censimento permanente il tema della digitalizzazione è
stato  quindi  interpretato  integrando  il  monitoraggio  degli
investimenti in tecnologie digitali di tipo infrastrutturale
(connessione a Internet, acquisto di servizi cloud, ecc.) con
l’individuazione di investimenti più specializzati che possano
segnalare  uno  spostamento  verso  il  pieno  utilizzo  delle
risorse  digitali  disponibili  (Big  Data,  applicazioni  di
Internet delle cose, stampa 3D, robotica, simulazione, ecc.).
In  tale  prospettiva,  per  maturità  digitale  si  intende
l’investimento in infrastrutture digitali non come obiettivo a
sé ma come condizione per ottimizzare i flussi informativi
all’interno dell’impresa, con effetti positivi in termini di
efficienza e competitività.

Tecnologie infrastrutturali e tecnologie applicative
Nel  periodo  2016-2018  oltre  tre  quarti  delle  imprese  con
almeno  10  addetti  (77,5%)  hanno  investito,  o  comunque
utilizzato, almeno una delle 11 tecnologie individuate nel
questionario  del  censimento  come  fattori  chiave  di
digitalizzazione.



L’utilizzo congiunto di tali tecnologie – in particolare, di
una  combinazione  tra  infrastrutture  digitali  e  tecnologie
applicative  –  viene  quindi  proposto  come  indicatore
sperimentale  di  maturità  digitale.

La maggior parte delle imprese utilizza un numero limitato di
tecnologie, dando priorità agli investimenti infrastrutturali
(soluzioni cloud, connettività in fibra ottica o in mobilità,
software  gestionali  e,  necessariamente,  cyber-security)  e
lasciando eventualmente a una fase successiva l’adozione di
tecnologie applicative.

Sinora, il grado di “digitalizzazione” delle imprese è stato
misurato  essenzialmente  in  termini  di  infrastrutturazione
(accesso  alla  banda  larga,  numero  di  apparecchiature
acquistate od utilizzate, ecc.) con il rischio che una rapida
diffusione della capacità tecnica di utilizzo di strumenti
digitali potesse dare l’impressione di una maturità digitale
che, in realtà, esisteva solo potenzialmente.

 

L’utilizzo di infrastrutture digitali giunge a saturazione già
tra le imprese meno digitalizzate (quelle con investimenti
“soltanto” in 4 o 5 tecnologie), solo molto più lentamente si
diffondono applicazioni più complesse e con maggiore impatto
sui  processi  aziendali:  appena  il  16,6%  delle  imprese  ha
adottato almeno una tecnologia tra Internet delle cose, realtà
aumentata  o  virtuale,  analisi  dei  Big  Data,  automazione
avanzata, simulazione e stampa 3D) .

Il processo di digitalizzazione delle imprese sembra distinto
in  due  stadi  o,  in  alcuni  contesti  più  complessi,  anche
multistadio. Appare infatti evidente la necessità di costruire
in  una  prima  fase  le  condizioni  tecniche  e  culturali  per
avviare il processo di digitalizzazione che si completa, in
una seconda fase, con l’adozione di soluzioni applicative più
utili ed efficaci per aumentare efficienza e produttività.



La  chiave  di  lettura  proposta  è  quella  di  superare  un
approccio  quantitativo  (maturità  digitale  =  numero  di
tecnologie  adottate)  e  di  considerare  come  fattore  chiave
l’integrazione  tra  tecnologie  infrastrutturali  e  tecnologie
applicative  in  un’ottica  di  complementarietà  delle  varie
soluzioni  tecnologiche.  Ovviamente,  un  limite  di  tale
approccio è che non esiste un mix tecnologico da identificare
come ideale ma, piuttosto, l’integrazione di diverse soluzioni
tecnologiche deve assecondare la forte eterogeneità esistente
nel settore delle imprese.

 

Il  discrimine  dimensionale  nell’adozione  di  tecnologie
digitali,  ad  esempio,  è  assai  marcato.  Ha  effettuato
investimenti digitali il 73,2% delle imprese con 10-19 addetti
e il 97,1% di quelle con oltre 500 addetti. Meno significative
sono  le  differenze  territoriali:  si  passa  dal  73,3%  nel
Mezzogiorno al 79,6% nel Nord-est.

A livello settoriale emerge il ruolo trainante dei servizi: le
telecomunicazioni  (94,2%),  la  ricerca  e  sviluppo,
l’informatica,  le  attività  ausiliarie  della  finanza,
l’editoria e le assicurazioni hanno percentuali di imprese che
investono in tecnologie digitali superiori al 90%. Il primo
settore  manifatturiero  per  investimenti  digitali  è  la
farmaceutica  (94,1%),  seguita  a  distanza  dalla  chimica
(86,6%).

Il livello di maturità digitale delle imprese italiane
La  base  informativa  offerta  dal  censimento  consente  di
valutare  come  si  distribuiscono  tali  imprese  in  relazione
all’utilizzo combinato delle tecnologie. Una semplice analisi
per  classi  latenti  ha  consentito  di  individuare  quattro
profili di impresa, definiti non tanto in base all’intensità
dei loro investimenti digitali, quanto alla combinazione di
diverse  soluzioni  tecnologiche  interpretate  come  tra  loro
complementari .



 

Infine, il quarto gruppo è formato da imprese digitalmente
“mature”,  caratterizzate  da  un  utilizzo  integrato  delle
tecnologie disponibili, che sono un punto di riferimento per
l’intero sistema delle imprese pur rappresentando solo il 3,8%
del totale.

La presenza di tali gruppi di imprese è piuttosto omogena a
livello settoriale, nel senso che la distribuzione non è molto
diversa  tra  industria  e  servizi  se  non  per  il  dato
particolarmente  elevato  del  5,2%  di  imprese  digitalmente
“mature”  nell’ambito  dell’industria  in  senso  ampio:  un
probabile  effetto  dei  consistenti  incentivi  alla
digitalizzazione  resi  disponibili  a  livello  statale  e
regionale  nel  corso  degli  ultimi  cinque  anni.

 

La valutazione del grado di maturità digitale delle imprese
italiane con 10 addetti e oltre può essere sintetizzata in
quattro punti: circa tre quarti delle imprese sono impegnate
in  investimenti  digitali  (ma  con  prospettive  di  ulteriore
diffusione di tali attività); le imprese sotto i 100 addetti
sono prevalentemente coinvolte nella “costruzione” del loro
peculiare modello di digitalizzazione; le imprese con oltre
100  addetti  sono  invece  alle  prese  con  la  difficile
“sperimentazione”  di  nuove  soluzioni  tecnologiche  e
organizzative; soltanto il 3,8% delle imprese (che valgono il
16,8% di addetti e il 22,7% di valore aggiunto) è già nella
fase  di  maturità  digitale;  tale  quota  è  decisamente  più
elevata nel Nord-ovest (4,7%), tra le imprese con oltre 500
addetti (23%) e nell’industria (5,2%).

Le soluzioni cloud: una vera tecnologia “abilitante”
Ѐ stato già osservato il ruolo degli investimenti in cyber-
security e la loro caratteristica di interessare un numero
crescente  di  imprese  in  parallelo  all’intensificazione  dei



processi  di  digitalizzazione.  Una  tendenza  non  dissimile
avviene  per  le  soluzioni  cloud,  o  servizi  cloud,  che
garantiscono  efficienza,  economicità  e  sicurezza  nella
gestione di grandi quantità di dati e, più in generale, si
propongono  come  condizione  essenziale  per  la
dematerializzazione  dei  processi  aziendali.  Passando  dalle
fasi esplorative alle fasi applicative della digitalizzazione,
la probabilità di adottare soluzioni cloud aumenta dal 20% al
50% (Figura 3).

L’intensità applicativa è però ferma a un livello del 22,1%
(pur corrispondente al 41,2% della forza lavoro e al 46,0% del
valore aggiunto delle imprese con almeno 10 addetti), una
condizione  penalizzante  nei  confronti  internazionali  che
segnala una debolezza infrastrutturale e rallenta di fatto i
processi  aziendali  di  digitalizzazione.  Il  motivo  per  cui
governi e istituzioni di ricerca considerano essenziale la
diffusione dei servizi cloud è perché si tratta di servizi che
l’impresa  può  acquistare  dall’esterno  senza  vincoli  di
localizzazione e dimensione.

Il cloud rende, in sintesi, possibile quella scalabilità delle
attività digitali che è condizione essenziale per consentire,
soprattutto alle imprese medio-piccole, di affrontare la sfida
della  trasformazione  digitale  senza  immobilizzare  ingenti
risorse  per  l’acquisto  di  calcolatori,  server  per
l’immagazzinamento  dei  dati  e  software  applicativo.  Una
verifica  del  livello  “qualitativo”  dei  servizi  cloud
acquistati dalle imprese italiane è stata svolta nell’ambito
del  censimento,  esaminando  per  quali  finalità  le  imprese
italiane con 10 addetti e oltre utilizzano soluzioni cloud.

Le  imprese  utilizzano  servizi  cloud  con  modalità  più
strumentali che strategiche, in certa misura non dissimili da
quelle delle famiglie. Tra le cinque tipologie di servizi
considerate,  la  più  diffusa  è  infatti  quella  della
comunicazione, ovvero posta elettronica e messaggistica (66,1%
delle imprese cui fa capo il 70% degli addetti e del valore



aggiunto), che è ormai quasi totalmente gestita via cloud. Non
meno  ovvii  sono  gli  utilizzi  di  servizi  cloud  per
l’archiviazione dati (57,3%, 69,5% in termini di addetti) e
per l’uso via Internet di software per ufficio (48,5% delle
imprese, 60,7% degli addetti).

Meno frequenti le soluzioni più professionali e orientate al
business, come l’uso da remoto di software gestionale (38,3%
con prevalenza delle imprese più grandi: 50,3% in termini di
addetti  e  51,6%  di  valore  aggiunto)  e  l’analisi  dei  dati
aziendali  in  remoto  che,  sebbene  limitata  al  12,1%  delle
imprese (che pesano pur sempre per il 28,8% degli addetti e il
32% del valore aggiunto) indica un processo già avanzato di
digitalizzazione dei dati aziendali.

Come si articola la digitalizzazione dei processi aziendali
Un’altra chiave di lettura del processo di digitalizzazione è
offerta  dallo  studio  del  grado  di  utilizzo  di  software
gestionale. In un contesto di progressiva dematerializzazione
dei  processi  aziendali,  le  imprese  devono  dotarsi  degli
strumenti  necessari  a  gestire  i  nuovi  flussi  informativi
digitali con gradi crescenti di automazione delle procedure
routinarie.  In  questo  senso,  l’adozione  dei  software
gestionali da parte delle imprese può essere vista come un
ulteriore indicatore, questa volta “orizzontale”, del grado di
digitalizzazione di un’impresa.

L’orizzontalità  può  essere  individuata  con  riferimento
all’attività caratteristica della singola impresa che prevede
tipicamente processi di input, gestione interna dei flussi
materiali e immateriali, trasformazione e di output. Ciascuna
fase del processo produttivo è soggetta a digitalizzazione con
l’adozione  di  soluzioni  (software)  specifiche  ma,
evidentemente, solo con l’automazione di più fasi dell’intero
processo  produttivo  si  raggiunge  un  livello  di  maturità
digitale  che  garantisce  significativi  guadagni  di
produttività.



Il livello base di automazione, a cui accede il 67,2% delle
imprese (66,8% per le imprese con 10-19 addetti e 78,9% per le
imprese con 500 e più addetti) è quello della gestione della
documentazione  aziendale.  Questo  è  evidentemente  anche  il
risultato di un contesto economico dove i partner dell’impresa
– inclusa la pubblica amministrazione – richiedono in misura
crescente comunicazioni in formato digitale. La necessità di
archiviare  efficacemente  grandi  quantità  di  documenti,  ma
anche la possibilità di gestire tali informazioni da remoto
(ad  esempio,  con  modalità  di  telelavoro),  rendono  spesso
questi software i primi gestionali a cui accedono le imprese,
anche piccole e medie.

Un’altra  esigenza  chiave  delle  imprese,  soprattutto
manifatturiere e di alcuni settori dei servizi, è quella della
gestione del magazzino e dei flussi materiali in entrata e
uscita dall’impresa. I software che gestiscono questa funzione
sono utilizzati in media dal 50,7% delle imprese: tale quota
scende al 45,4% considerando le imprese con 10-19 addetti e
raggiunge il 72,7% tra quelle con 500 addetti e oltre.

Le  esigenze  legate  alla  gestione  della  “catena  di
distribuzione di un’impresa” sono poi fortemente differenziate
a livello dimensionale e settoriale.
La terza categoria di applicazioni, anch’esse molto diffuse,
include quelle che automatizzano la gestione della contabilità
(e degli adempimenti fiscali). Il 47,9% delle imprese dichiara
di affidarsi a tali soluzioni (41,4% tra le imprese con 10-19
addetti, 76,3% tra le grandi).

Il grado di adozione di queste applicazioni diminuisce con
l’aumentare della complessità degli applicativi gestionali, ma
soprattutto  con  la  necessità  di  riorganizzare  l’intera
struttura dell’impresa per garantire che essi siano alimentati
da corretti e costanti flussi informativi.

La gestione della produzione, sia nelle imprese manifatturiere
che in quelle dei servizi, non è facilmente automatizzabile,



anche  adottando  sofisticate  soluzioni  digitali,  in  quanto
richiede che sia predisposta una complessa rete di sensori per
consentire il monitoraggio in tempo reale di tutte le funzioni
produttive. Infatti, accede a queste tecnologie solo il 33,7%
delle imprese (26,7% delle piccole, 51% delle grandi e 58,5%
tra le imprese manifatturiere).

Un altro esempio è la gestione sistematica delle relazioni con
la  clientela,  su  cui  investono  solo  le  imprese  che  hanno
superato  una  determinata  soglia  in  termini  di  numero  di
clienti, complessità dei beni e servizi offerti e intensità
delle  transazioni,  e  che  operano  su  mercati  fortemente
competitivi.

In questo caso, le più adottate sono le già citate soluzioni
CRM  (Customer  Relationship  Management),  che  gestiscono
funzioni interne ed esterne all’impresa e sono state scelte
dal 33,0% delle imprese (31,4% tra le piccole, 51,5% tra le
grandi).

Un  livello  più  specialistico  riguarda  quelle  applicazioni
finalizzate ad automatizzare (o supportare) la pianificazione
aziendale piuttosto che la vera e propria gestione operativa
dell’impresa. Si tratta, da un lato, delle applicazioni per la
pianificazione  delle  attività  di  produzione  e,  dall’altro,
delle già citate soluzioni ERP (Enterprise Resource Planning)
per la pianificazione dell’intera gestione aziendale (e che,
in realtà, spesso incorporano diverse funzioni presenti anche
nei  software  “specializzati”  citati  in  precedenza).  Il
software per la pianificazione della produzione è presente nel
23,1% delle imprese (16,1% nelle piccole, 48,2% nelle grandi),
quello per la pianificazione gestionale, o ERP, nel 21,7% (17%
nelle piccole, 54,5% nelle grandi).

Anche se la presenza di software ERP indica un elevato grado
di maturazione digitale di un’impresa, l’utilizzo di questo
indicatore nei confronti internazionali risulta poco utile per
valutare il grado di integrazione orizzontale dei processi



oggetto  di  digitalizzazione,  per  cui  sarebbe  opportuno
analizzare  diverse  tipologie  di  software  gestionali  e  di
pianificazione.
Riguardo  l’integrazione  “orizzontale”  dei  diversi  software
gestionali, si conferma il quadro già delineato .

Le imprese che adottano il loro primo software gestionale si
orientano verso applicativi per la gestione documentale o la
contabilità industriale, che sono evidentemente le esigenze
percepite come più pressanti. In una fase ulteriore emerge la
necessità di incrementare l’efficienza nella gestione della
supply chain, ovvero delle relazioni con i fornitori e del
magazzino.

La gestione del processo produttivo e delle relazioni con la
clientela  (CRM)  trovano  spazio  solo  a  un  livello  di
integrazione più elevato perché si tratta già di applicazioni
interconnesse  con  il  sistema  informativo  aziendale  e  non
possono operare in isolamento (stand-alone). L’ultima fase di
integrazione  riguarda  la  pianificazione  della  produzione  e
della  gestione  (ERP),  soluzioni  che  sono  efficacemente
adottate solo nel contesto di un’impresa digitalmente “matura”
o, comunque, con una gestione avanzata dei flussi informativi
interni.

 

Gli effetti percepiti della digitalizzazione
Dal momento che il censimento offre un’istantanea del processo
di  trasformazione  digitale  delle  imprese  italiane
essenzialmente riferito all’anno 2018, eventuali valutazioni
sull’impatto economico e sociale di tale processo dovranno
essere rimandate al momento in cui sarà disponibile – con un
necessario ritardo temporale

– una chiara evidenza quantitativa sui relativi effetti nel
medio-lungo termine. D’altra parte, le imprese hanno già una
percezione  di  come  gli  investimenti  digitali  stanno



influenzando le loro attività – e, in particolare, la loro
produttività  –  e  tale  percezione  è  stata  oggetto  di
rilevazione  nel  censimento.

Sono  stati  considerati  sette  effetti  principali  (cinque
positivi  e  due  negativi)  che  la  digitalizzazione  potrebbe
avere sulla produttività d’impresa.

In merito agli effetti positivi, il 65,6% delle imprese, con
10 addetti e oltre, che hanno adottato almeno una tecnologia
digitale nel triennio 2016-2018 ritiene che il digitale abbia
agevolato  la  condivisione  di  informazioni  e  conoscenze
all’interno delle imprese (86% delle grandi imprese). Sono
invece  soltanto  il  40,9%  quelle  che  hanno  verificato  una
relazione  positiva  tra  digitalizzazione  e  incremento
dell’efficienza  dei  processi  produttivi  (imprese
manifatturiere  52,3%).

Inoltre  appena  il  17,3%  delle  imprese  pensa  che  la
digitalizzazione  faciliti  l’acquisizione  di  conoscenze
dall’esterno  e  il  10,4%  che  renda  possibile  ottenere
dall’esterno  servizi,  materie  prime  e  semi-lavorati  di
migliore qualità. Irrilevante (3,8%) è infine la percentuale
di  imprese  che  ritengono  la  digitalizzazione  utile  per
incrementare le opportunità di esternalizzazione di funzioni
produttive.

Riguardo ai due fattori potenzialmente negativi, le imprese
italiane considerano entrambi irrilevanti: solo l’1,7% delle
rispondenti considera un rischio la perdita di efficienza o
produttività dovuta alle criticità della transizione mentre lo
0,6%  non  ritiene  rischiosa  la  perdita  di  efficienza  o
produttività  determinata  da  investimenti  eccessivi  in
digitale.

La percezione positiva degli effetti della digitalizzazione è
legata  anche  al  grado  di  intensità  dell’investimento  in
tecnologie  digitali  (espresso  in  termini  di  numero  di



tecnologie adottate). Una lettura di tali effetti percepiti –
basata sulla distinzione delle imprese nei quattro livelli di
maturità digitale precedentemente descritti – conferma che il
grado  di  digitalizzazione  influisce  direttamente  sulla
percezione delle imprese.

Anche in questo caso, si tratta in realtà di un diverso grado
di apprezzamento positivo dei vantaggi di adottare tecnologie
digitali,  in  quanto  gli  effetti  negativi  sono  quasi
irrilevanti. Ѐ comunque interessante notare che le imprese
“sperimentatrici”  hanno  una  percezione  dei  vantaggi  della
digitalizzazione  assai  simile  a  quella  delle  imprese
digitalmente  “mature”:  un  segnale  dell’efficacia  di  tali
tecnologie  almeno  per  quanto  riguarda  la  circolazione  di
conoscenza  (inclusi  dati  e  informazioni  gestionali)
all’interno  e  all’esterno  dell’impresa.

 

Digitalizzazione e formazione del personale
Tra  le  varie  sfide  che  ostacolano  il  processo  di
trasformazione digitale delle imprese è da considerare con
particolare attenzione la necessità di preparare adeguatamente
il personale per un utilizzo efficace delle nuove tecnologie.
Il  censimento  ha  indagato  la  questione  con  uno  specifico
quesito finalizzato a verificare una relazione diretta tra
l’adozione  di  una  specifica  tecnologia  digitale  e  la
somministrazione  di  una  altrettanto  specifica  formazione
professionale.

Dai risultati censuari emerge con chiarezza che l’adozione di
software gestionali rappresenta ancora una sfida per molte
imprese: in media, circa il 40% di esse necessita di formare
ad hoc il personale per il suo utilizzo (72,6% per le grandi
imprese, dove si può ipotizzare l’adozione di software più
complessi o che richiedono una maggiore disponibilità di dati
per operare) .



Una  formazione  specifica  per  l’uso  di  Internet  è  ancora
rilevante ma in un contesto in cui, almeno per le grandi
imprese, si può assumere che il personale sia già largamente
auto-formato.

Ovviamente, l’auto-formazione può riguardare lo svolgimento di
funzioni come “utenti” di Internet mentre resta essenziale una
specifica  formazione  professionale  per  le  figure  che
gestiscono e mantengono le reti. Soprattutto le grandi imprese
segnalano, piuttosto, una vera emergenza formativa in tema di
cyber-security (52,9%) che è, in media, la terza tecnologia
digitale che richiede supporto formativo. Infine, le piccole e
medie  imprese  –  che  hanno  bassi  livelli  di  adozione  di
tecnologie digitali applicative – non considerano rilevante la
formazione su applicazioni come la simulazione tra macchine
interconnesse,  l’automazione  industriale,  i  Big  Data,  la
stampa 3D, l’Internet delle Cose o le tecnologie immersive.

Ovviamente,  c’è  da  tenere  conto  che  tali  tecnologie  sono
spesso  adottate  da  imprese  medio-piccole  con  il  supporto
esterno di società fornitrici di tecnologia o di consulenza,
mediante pacchetti che includono assistenza e formazione del
personale.  Infatti,  il  ricorso  alla  formazione  su  tali
tecnologie è più elevato tra le grandi imprese dove la maggior
parte dei processi è internalizzata.

 

Gli investimenti futuri in digitalizzazione
Alla luce delle tendenze emerse con riferimento al triennio
2016-2018, e tenendo conto del contesto economico e sociale in
rapida evoluzione, può essere di interesse esaminare quali
erano, nella fase pre-Covid-19, le aspettative delle imprese
relativamente ai loro investimenti in tecnologie digitali tra
il 2019 e il 2021.

Una quota significativa di imprese dichiara di voler mantenere
elevati  gli  investimenti  infrastrutturali  (connessione  a



Internet, cyber-security) mentre per le tecnologie applicative
– pur tenendo conto del loro diverso grado di diffusione a
livello settoriale – quelle che le hanno inserite nei propri
progetti  di  sviluppo  sono  sistematicamente  sotto  il  10%,
escluso l’Internet delle Cose .

A livello settoriale, a parte il settore delle tecnologie
dell’informazione  e  della  comunicazione,  non  emergono
aspettative  di  investimenti  significativi  concentrati  in
singoli comparti. Vi sono però alcuni casi di investimenti
mirati, ad esempio l’automazione/robotica e la simulazione nel
settore manifatturiero che arriva ad interessare il 16-17%
delle imprese dell’intero comparto. In generale, però, anche
prima della crisi COVID-19, le imprese italiane non mostravano
di  essere  pronte  a  un  cambio  di  passo  nei  processi  di
trasformazione  digitale.

 

In  generale,  le  imprese  sembrano  orientarsi  verso
aggiustamenti limitati dei propri progetti di sviluppo, almeno
è ciò che emerge nell’analisi per dimensione d’impresa.

Ad esempio, la classe 10-19 addetti è divisa in due cluster:
uno  caratterizzato  da  incrementi  attesi  rilevanti,  ma  a
partire da livelli di diffusione inferiori al 10% (si tratta
prevalentemente di tecnologie applicative); l’altro, riferito
a tecnologie infrastrutturali, mostra livelli di diffusione in
media con le altre classi dimensionali ma incrementi attesi
estremamente bassi.

Con leggere differenze, questo schema è valido per quasi tutte
le classi di addetti determinando, come già osservato, una
limitata dinamica a livello di sistema .

Un’eccezione merita però di essere segnalata. Con riferimento
a tre tecnologie applicative chiave – Internet delle Cose,
automazione e robotica e analisi dei Big Data – il 50% delle
imprese appartenenti alle classi dimensionali 250-499 addetti



e 500 e oltre dichiara l’intenzione di mantenere un elevato
tasso di incremento anche in presenza di tassi di diffusione
già significativi per il contesto italiano.

 

Le competenze digitali del personale delle imprese
La  digitalizzazione  cambia  la  domanda  di  competenze  del
personale e fa emergere nuove priorità e potenziali criticità.
Il  tema  dell’alfabetizzazione  informatica,  ad  esempio,  è
trasversale a tutti gli ambiti sociali ed economici ma risulta
cruciale in contesti lavorativi soggetti a intensi processi di
transizione digitale.

Il  tema  è  ovviamente  complesso  e  una  singola  indagine
statistica può cogliere solo alcuni aspetti del fenomeno.

I risultati ottenuti dal censimento sono stati distinti in
quattro  aree  di  competenza:  alfabetizzazione  digitale  (A),
articolata  in  tre  competenze  specifiche;  comunicazione  e
collaborazione (B), articolata in tre competenze specifiche;
sicurezza  (C),  articolata  in  due  competenze  specifiche;
soluzione  dei  problemi  (D),  articolata  in  due  competenze
specifiche (Figura 9).

L’area di competenza relativa alla sicurezza (C) è quella
considerata più rilevante dalle imprese rispondenti: il 77,2%
(86,8% degli addetti e 90,9% del valore aggiunto) considera
rilevante la capacità del personale di “proteggere i dati
personali e la privacy” e il 75% (85,4% degli addetti e 90,3%
del valore aggiunto) di “proteggere i dispositivi digitali da
virus o attacchi esterni”.

Il livello di criticità di queste competenze non è elevato, la
percentuale di imprese che considerano non adeguato il livello
di competenza del proprio personale varia tra il 10,4% e il
12,4% (quote analoghe anche in termini di addetti e valore
aggiunto).



La  seconda  area  di  competenza  segnalata  è  quella  della
comunicazione e collaborazione (B). Il 71,7% delle imprese
(84,5% in termini di addetti e 89,1% in termini di valore
aggiunto) considera importante la capacità di “comunicare sul
luogo di lavoro via e-mail o mediante connessioni digitali”;
la percentuale scende al 63,7% (78,2% addetti, 83,8%% valore
aggiunto)  per  la  capacità  di  “condividere  informazioni  di
lavoro attraverso le tecnologie digitali” e al 59% (73,9%
addetti e 80,0% valore aggiunto) per “collaborare sul lavoro
attraverso le tecnologie digitali”.

Questo blocco di competenze sembra largamente acquisito dal
personale delle imprese rispondenti: la criticità è del 6% o
inferiore.

Tra le restanti classi di competenza, quella relativa alla
capacità  di  affrontare  e  risolvere  problemi  in  ambito
informatico (D), la capacità di “risolvere problemi tecnico-
informatici sul luogo di lavoro”, considerata rilevante solo
dal 58,7% delle imprese (72,1% addetti, 78,0% valore aggiunto)
è  però  quella  con  il  più  alto  grado  di  criticità:  tale
competenza è infatti ritenuta non adeguata dal 20,7% delle
imprese (equivalenti al 14,4% degli addetti).

Quanto alla capacità di “individuare le esigenze dei colleghi
ed elaborare adeguate risposte basate su tecnologie digitali”,
è considerata dalle imprese poco rilevante (42,7% imprese, con
61,3% addetti e 68,1% valore aggiunto) probabilmente perché è
un compito troppo “tecnico” ma comunque rappresenta un punto
di criticità per ben il 15,5% dei rispondenti (12,4% degli
addetti).

 

Le competenze informatiche di base non sembrano essere tenute
in grande considerazione dalle imprese, forse perché ritenute
largamente acquisite dal personale. La capacità di “ricerca,
selezione e modifica di documenti digitali in qualsiasi forma”



è  rilevante  per  il  54,6%  delle  imprese,  la  “valutazione,
analisi e utilizzo di dati, informazioni e contenuti digitali,
anche scaricati dal Web” dal 48,3%, la “gestione, elaborazione
e classificazione di dati, informazioni e contenuti digitali
in ambiente Web” dal 45,7%. Anche nel caso delle competenze
digitali di base i livelli di criticità sono bassi, inferiori
al 9%.

Effetti della digitalizzazione sulla struttura occupazionale
Un  altro  tema  strettamente  legato  alla  diffusione  delle
tecnologie  digitali  è  quello  relativo  al  loro  potenziale
impatto sulla struttura occupazionale delle imprese in termini
di mansioni. In generale, si suppone che la digitalizzazione,
ma  anche  l’automazione,  possano  ridurre  le  mansioni  più
“routinarie”  aprendo  prospettive  di  sviluppo  per  nuove
mansioni di tipo più creativo.

Nell’ambito  del  censimento,  l’Istat  ha  potuto  raccogliere
alcune evidenze, anche se necessariamente condizionate da una
prospettiva di breve periodo (con riferimento a cambiamenti
attesi tra il 2019 e il 2021) per un fenomeno che dovrebbe
essere  correttamente  analizzato  in  una  prospettiva  almeno
decennale.  Il  quesito  è  stato  posto  a  imprese  che  hanno
effettuato investimenti in tecnologie digitali nel triennio
2016-2018 o prevedono di investire nel triennio 2019-2021 con
riferimento alle loro aspettative.

In termini di mansioni, sono stati identificati cinque grandi
gruppi a cui fa spesso riferimento la letteratura sul tema:
mansioni professionali specializzate; mansioni di interazione
e comunicazione; mansioni tecnico-operative; mansioni manuali
non specializzate; mansioni manuali specializzate

Ovviamente, le mansioni tecnico-operative e quelle manuali non
specializzate sono quelle più “routinarie” e, in quanto tali,
più facilmente sostituibili, in teoria, in un processo di
digitalizzazione/automazione.  I  risultati  del  censimento
contraddicono,  in  realtà,  tale  ipotesi  teorica  (forse  in



relazione  sia  all’ancora  scarsa  “maturità”  digitale  delle
imprese italiane che alla ridotta prospettiva temporale) .

 

Infatti,  le  mansioni  con  le  migliori  prospettive  sembrano
essere quelle tecnico-operative (incremento previsto nel 67,6%
delle imprese, decremento previsto nel 20%) e ciò può indicare
una domanda crescente di personale tecnico da parte delle
imprese  italiane.  Seguono  le  mansioni  manuali  non
specializzate,  tipicamente  routinarie  (con  un  incremento
previsto  dal  61,3%  e  una  diminuzione  per  il  27,6%)  e  le
mansioni di interazione e comunicazione (+60,5%, -25%) messe
anch’esse, in teoria, a rischio dalle nuove tecnologie.

Meno  dinamiche  appaiono  in  prospettiva  le  mansioni
potenzialmente  più  creative.  Quelle  professionali
specializzate si espanderanno per il 53,2% delle imprese e si
contrarranno per il 32,6%. Maggiore turbolenza potrebbe invece
investire le mansioni manuali specializzate, anche a causa
della loro elevata eterogeneità: in crescita per il 49,1%
delle imprese e in riduzione per il 42,4%.

Anche qui il fattore dimensionale influenza molto le risposte
delle  imprese:  quelle  con  10-19  addetti  sono  molto  più
pessimiste delle altre mentre le grandi prevedono un impatto
della digitalizzazione sull’occupazione assai più contenuto.
Tale discrimine può essere individuato anche nella valutazione
della  singola  tipologia  di  mansione,  come  nel  caso  delle
mansioni  professionali  specializzate  che  sono  relativamente
stabili nelle imprese con almeno 50 addetti mentre si fanno
più a rischio nelle imprese sotto tale soglia.

Come la digitalizzazione modifica la selezione e la gestione
del personale
Nel corso del processo di transizione digitale, le imprese
sono chiamate a ridefinire sostanzialmente il modo in cui
selezionano e gestiscono il personale. Nuovi compiti, nuove



competenze  e  nuove  figure  professionali  -in  parallelo  con
l’obsolescenza di forme di lavoro del passato – devono indurre
le  imprese  a  vedere  nei  propri  dipendenti  un  asset  per
raggiungere  la  maturità  digitale.  Il  censimento  ha  voluto
esplorare se alcuni cambiamenti di approccio dal lato delle
imprese siano già visibili.

In  generale  emerge  un  quadro  piuttosto  conservatore  delle
pratiche di gestione del personale utilizzate dalle imprese
italiane anche se, ancora una volta, le differenze per classe
dimensionale sono evidenti.
Infatti, in risposta a una crescente domanda di competenze
digitali, il 38,3% delle imprese (51,3% degli addetti e 55,1%
del valore aggiunto) dichiara che presterà maggiore attenzione
a tali competenze in fase di selezione del personale (60,1%
tra le imprese con più di 500 addetti) mentre il 33,6% (44,5%
degli addetti totali) prevede

di  esternalizzare  le  funzioni  digitalizzate  utilizzando  le
competenze  digitali  di  consulenti  o  collaboratori  (che  è
soltanto la quarta opzione per le imprese con 500 addetti e
oltre) . Inoltre, il 22,7% delle imprese (41,1% degli addetti)
ha  in  programma  di  incrementare  gli  investimenti  in
automazione, sia nei processi produttivi che nelle funzioni di
servizio.

Considerando che come quarta opzione (22,2% delle imprese,
28,9% degli addetti) le imprese hanno indicato l’intenzione di
avvalersi,  per  quanto  possibile,  della  disponibilità  del
personale all’autoformazione, ovvero all’acquisizione autonoma
di competenze digitali, il quadro complessivo è quello di un
sistema delle imprese che, a fronte di rilevanti investimenti
tecnologici,  fatica  a  tenere  il  passo  con  adeguati
investimenti  per  la  valorizzazione  del  capitale  umano.

L’investimento  sistematico  in  formazione  digitale  per
aumentare le competenze del personale è, infatti, solo la
quinta opzione indicata dai rispondenti (21,6% delle imprese,



40,7% degli addetti) anche se, significativamente, la seconda
più rilevante per le imprese con 500 addetti e oltre (54,0%
delle imprese, che vale il 59,6% degli addetti delle grandi
imprese  e  il  65,0%  del  loro  valore  aggiunto).  Ѐ  infine
residuale (2,0% delle imprese) la scelta di accelerare il
turnover  tra  personale  con  competenze  obsolete  e  nuovo
personale con migliori competenze digitali.

Anche questi dati confermano che il processo di transizione al
digitale delle imprese italiane non ha le caratteristiche che
possano consentire a molte di esse di raggiungere, in tempi
brevi, lo stadio di “maturità”.
La limitata dimensione d’impresa condiziona ancora fortemente
il  sistema  produttivo,  non  tanto  per  l’acquisizione  di
tecnologie  digitali  infrastrutturali  quanto  per  un  pieno
utilizzo  delle  potenzialità  delle  tecnologie  applicative.
Emerge  la  mancanza  di  una  cultura  dell’investimento  in
capitale intangibile, e in primo luogo in capitale umano, per
il quale sarebbero peraltro accessibili molteplici forme di
sostegno pubblico.

L’impatto economico delle piattaforme digitali
Il monitoraggio delle vendite elettroniche, già oggetto di
indicatori annuali Istat, viene arricchito dal censimento con
un focus sull’utilizzo, da parte delle imprese con almeno 3
addetti,  di  piattaforme  digitali  di  intermediazione
commerciale, ovvero i siti Web attraverso cui una percentuale
crescente di famiglie e imprese acquista beni e servizi.

L’approccio adottato è quello di individuare e profilare non
le piattaforme digitali – con sede in Italia o all’estero – in
quanto tali, ma piuttosto i soggetti economici italiani che,
in  alternativa  o  in  aggiunta  ai  tradizionali  canali
commerciali,  vendono  i  loro  beni  e  servizi  anche  tramite
piattaforme  digitali.  Ciò  rende  possibile  analizzare  tali
imprese da due punti di vista: uno economico, sulla base della
loro  classificazione  settoriale  e  dimensionale,  e  uno
merceologico, grazie alla tipologia di piattaforme digitali



che utilizzano per le loro vendite.

Il censimento ha consentito quindi all’Istat di stimare che,
nel 2018, 99.814 imprese con 3 addetti e oltre – di cui 75.206
con meno di 10 addetti – hanno messo in vendita i loro beni o
servizi su almeno una piattaforma digitale. Considerando la
popolazione  delle  imprese  censite,  si  tratta  di  quasi
un’impresa  su  10  attiva  su  piattaforme  digitali  (9,7%  di
imprese con 3 addetti e oltre, 11,6% di imprese con almeno 10
addetti).

Il  volume  di  attività  generato  da  tali  imprese  sulle
piattaforme digitali è stimabile – con riferimento, però, alle
sole imprese con 10 addetti e oltre – intorno al 2,4% del
fatturato totale 2018, per un valore complessivo superiore ai
44 miliardi di euro. I dati totali offrono un quadro del
fenomeno che va però letto soprattutto con riferimento ai
settori  più  direttamente  coinvolti  ovvero  quelli  dove  la
vendita di beni e servizi tramite piattaforme digitali sta
divenendo  una  componente  essenziale  delle  strategie  di
commercializzazione delle imprese.

Il  comparto  turistico  e  della  mobilità  è  quello  più
direttamente interessato, è presente su piattaforme digitali
l’80% delle imprese con oltre 3 addetti attive nei servizi di
alloggi  .  Inoltre,  considerando  le  imprese  con  almeno  10
addetti, proviene da piattaforme digitali il 24% del fatturato
totale  del  settore  (con  riferimento,  quindi,  a  tutte  le
imprese indipendentemente dalla presenza su una piattaforma),
quota che sale al 27,7% a livello di singola impresa (ovvero
con riferimento alle sole imprese che utilizzano piattaforme).

I risultati confermano che per le imprese di alcuni settori è
assolutamente necessario confrontarsi con i propri concorrenti
sulle piattaforme digitali ma tenendo attivi anche gli altri
canali  commerciali,  tradizionali  e  online.  Nel  trasporto
aereo,  il  46,9%  delle  imprese  utilizza  le  piattaforme
(praticamente  tutte  le  imprese  che  offrono  servizi  di



trasporto alle persone) con tassi di fatturato anche più alti
rispetto ai servizi ricettivi: 26% sul totale del settore e
30,7% come media a livello d’impresa per le imprese presenti
su piattaforme digitali.

Un  altro  esempio  è  quello  delle  agenzie  di  viaggio,  che
rappresentano un interessante caso di doppia intermediazione:
la presenza sulle piattaforme serve a entrare in contatto con
clienti a cui fornire, insieme alla propria consulenza, anche
servizi forniti da terzi. La presenza complessiva è del 38,9%
riguardo al numero di imprese; i tassi di fatturato sono del
10,9% (totale) e del 25,1% (media d’impresa).

Scorrendo la lista delle attività economiche considerate si
possono poi identificare altre tipologie ricorrenti. Una prima
è rappresentata dai settori con una significativa presenza
sulle piattaforme digitali ma le cui imprese realizzano un
fatturato assai basso (o spesso quasi nullo) tramite esse
(attività editoriali, commercio di autoveicoli, produzione di
bevande e alimentari…) al solo fine di aumentare la propria
visibilità sul mercato, anche in presenza di basse aspettative
sui relativi risultati economici.

Una  seconda  tipologia  riguarda  invece  le  imprese  che
realizzano  interessanti  tassi  di  fatturato  nonostante  una
presenza  contenuta  sulle  piattaforme  digitali  (ad  esempio,
produzione  di  software,  noleggio  di  macchinari,
telecomunicazioni, trasporto marittimo e servizi informatici
in genere). In questi casi si tratta di mercati dominati da
grandi  imprese  che  operano  prevalentemente  su  piattaforme
digitali specializzate; a prescindere dall’impatto economico a
livello di settore, le imprese che occupano tali nicchie di
mercato riescono, in media, a realizzare quote di fatturato
via piattaforme tra il 15% e il 25%.

Una terza tipologia è quella dei settori in una fase iniziale,
almeno in Italia, in merito all’utilizzo di piattaforme (ad
esempio, il commercio di autoveicoli, le attività immobiliari,



l’ingegneria  civile  e  le  costruzioni).  Nell’incertezza  su
quale modello organizzativo si consoliderà per questi settori
–  comparazione  delle  offerte  su  piattaforme  digitali  che
consentono di acquistare direttamente beni o servizi oppure
sviluppo di siti Web che offrono solo la comparazione dei
prezzi  di  vendita  senza  vendita  diretta  –  si  osserva  che
diverse  imprese  già  raggiungono  quote  di  fatturato
significative (tra il 10% e il 20%) dalla loro attività su
piattaforme digitali.

Vale, infine, la pena porre attenzione su due aspetti solo
parzialmente messi in evidenza dai dati censuari. Il primo è
quello dell’offerta di servizi professionali e tecnici. I dati
riguardanti  la  vendita  di  servizi  di  ingegneria  o  di
architettura  oppure  informatici  sottostimano  con  molta
probabilità il crescente ricorso a piattaforme digitali per
acquistare servizi di consulenza per operazioni immobiliari,
di costruzione o ristrutturazione, sviluppo software ma anche
prestazioni mediche o consulenze legali. Ovviamente, molti di
questi servizi sono offerti da professionisti che operano come
imprese individuali e in quanto tali escluse dal censimento.
La portata economica e sociale di questo fenomeno potrà essere
quindi colta solo con rilevazioni settoriali.

Il  secondo  riguarda  l’impatto  limitato  che  le  piattaforme
digitali  sembrano  avere  avuto  nel  2018  sul  settore  della
ristorazione: soltanto il 12,1% delle imprese ha dichiarato di
utilizzarle e anche in termini di fatturato i risultati non
sono brillanti: appena il 2,2% per l’intero settore (anche se
solo con riferimento alle imprese con almeno 10 addetti) e il
12,8% come media a livello d’impresa. Su questi risultati
incide  senz’altro  la  dimensione  media  delle  imprese,  dal
momento che gli operatori del settore utilizzano estesamente
rapporti di lavoro non dipendente e ciò contribuisce a portare
molte imprese fuori dal campo di osservazione censuaria.

Un ulteriore aspetto che meriterà di essere affrontato con
indagini settoriali è quello della percezione, nel settore



della  ristorazione,  del  ruolo  delle  piattaforme  digitali.
Infatti, le piattaforme offrono un doppio servizio in questo
settore: intermediazione commerciale e consegna dei pasti a
domicilio. I modelli di business adottati in Italia dalle
principali  piattaforme  rendono  i  due  servizi  difficilmente
distinguibili (tra l’altro la quota pagata dal ristoratore
copre i costi di entrambi) e possono indurre i titolari di
imprese a non considerarsi pienamente coinvolti nell’attività
di una piattaforma poiché vista essenzialmente come agenzia di
consegna pasti.

Rispetto  alla  valutazione  dei  risultati,  il  17,3%  delle
imprese con 10 addetti e oltre stima che l’attività sulle
piattaforme  digitali  abbia  consentito  di  incrementare  il
fatturato totale di oltre il 10% (18,2% per le imprese con
10-19 addetti). L’impatto economico è comunque da considerarsi
limitato  perché  il  fatturato  di  queste  imprese  è
complessivamente pari solo all’11,9% del totale delle imprese
con almeno 10 addetti.

Il  rafforzamento  della  posizione  competitiva,  un  risultato
spesso determinato anche soltanto dalla presenza di un’impresa
sul  sito  Web  di  una  piattaforma  digitale,  è  un  risultato
acquisito  dal  41,1%  delle  imprese  (45,9%  in  termini  di
fatturato) e risulta particolarmente rilevante per quelle con
oltre  500  addetti  (61,5%  delle  imprese),  a  conferma  che,
almeno in alcuni settori, le piattaforme digitali sono vetrine
in cui è necessario essere presenti per essere visibili alla
potenziale clientela. L’utilizzo delle piattaforme digitali è
invece un obiettivo fondamentale per il 30,8% delle piccole
imprese,  al  fine  di  garantirsi  un  volume  di  vendite  che
consenta di rimanere attivi sul mercato (33,5% per le imprese
con 10-19 addetti, ma solo 18,1% in termini di fatturato).

La potenzialità più interessante offerta dalla quasi totalità
delle  piattaforme  digitali  di  aprire  a  soggetti  anche  di
piccole dimensioni aziendali un mercato potenzialmente globale
– non è molto sfruttata dalle imprese italiane: soltanto il



3,5% (4,4% del fatturato totale) dichiara, infatti, di aver
acquisito nuovi clienti all’estero con la sua presenza su una
piattaforma  digitale.  Bisogna  notare  che  il  quesito  si
riferiva  ai  nuovi  clienti  mentre  è  certa  la  presenza  su
piattaforme digitali commerciali di imprese italiane che hanno
già clienti residenti all’estero.

L’analisi sinora svolta sulle imprese italiane che operano con
piattaforme  digitali  non  ha  considerato  la  natura  delle
piattaforme a cui accedono tali imprese. La ricostruzione del
legame  tra  un’impresa,  come  identificata  in  un  registro
statistico  ufficiale,  e  una  piattaforma  digitale  è
un’operazione  assai  difficile  considerando  la  varietà  dei
rapporti commerciali che possono instaurarsi tra l’impresa e
la piattaforma (soprattutto in relazione ai diversi servizi
che l’impresa può acquistare da una piattaforma), la diversità
dei  modelli  di  business  adottati  dalle  piattaforme  e  la
localizzazione stessa della piattaforma che, spesso, ha sede
all’estero.

Senza adottare distinzioni predefinite in base alla tipologia
o alla localizzazione delle piattaforme digitali considerate,
si può osservare che la maggior parte delle imprese italiane
con oltre 3 addetti che utilizzano piattaforme digitali (5,4%
del  totale  dei  settori  considerati,  pari  a  oltre  28  mila
imprese, 10% delle imprese tra i 10 e 100 addetti) è presente
su piattaforme internazionali che vendono servizi turistici
(es. Booking.con, Expedia, TripAdvisor) o servizi di affitto a
breve termine (es. AirBnB).

Esistono  però  anche  piattaforme  digitali  italiane  che,
prevalentemente  su  base  territoriale,  svolgono  attività  di
intermediazione sul Web tra strutture ricettive del territorio
e potenziali clienti .

Un  secondo  gruppo,  che  comprende  prevalentemente  imprese
manifatturiere, ma anche imprese del commercio che vendono
attraverso piattaforme digitali, è composto da imprese che



vendono i propri prodotti su piattaforme commerciali multi-
settore (4% del totale delle imprese, 7% di imprese tra 250 e
500 addetti, 8,2% oltre i 500 addetti). L’esempio più comune
in questa categoria di piattaforme è l’Amazon Marketplace (non
Amazon in quanto rivenditore di beni acquistati dai propri
fornitori), insieme a Ebay ed Etsy.

Un terzo gruppo (2,9% del totale dei settori considerati)
include  le  imprese  della  ristorazione  che  utilizzano
piattaforme  per  la  prenotazione  e  la  consegna  di  pasti  a
domicilio,  come  Deliveroo,  Just  Eat,  Uber  Eats  e  alcune
piattaforme  italiane  operanti  prevalentemente  su  base
regionale.

Un quarto gruppo, che include circa 11 mila imprese con almeno
3  addetti  (2%  del  totale  e  prevalentemente  sotto  i  10
addetti), è piuttosto composito, essendo riferito alle imprese
che offrono i loro servizi su piattaforme digitali che vendono
servizi professionali (es. ProntoPro o Fazland).

Un  quinto  gruppo  comprende  le  imprese  che  producono  e/o
vendono prodotti per la casa, inclusi mobili, e prodotti del
settore della moda. Sono l’1,3% delle imprese dei settori
considerati per un totale di circa 5 mila imprese. Per quanto
riguarda  l’intermediazione,  le  piattaforme  esistenti  (es.
Westwing) si stanno rapidamente

trasformando  in  e-shop  tradizionali,  quindi  rivenditori,
lasciando  spazio  a  piattaforme  commerciali  gestite
direttamente  da  consorzi  di  produttori.

Un sesto gruppo riguarda la vendita online specializzata di
elettronica, ottica e strumentazione scientifica, settore dove
operano  anche  piattaforme  digitali  nazionali.  Le  imprese
interessate sono necessariamente poche, circa 3.500, lo 0,9%
dei settori considerati.

Nel  trasporto  di  persone  (incluso  il  trasporto  aereo)  le
piattaforme digitali gestiscono poco più di mille imprese (lo



0,4% di un gruppo molto composito di settori considerati nel
censimento).  Le  piattaforme  più  attive  sono  quelle
internazionali  specializzate  in  servizi  turistici  e,
soprattutto, nella vendita di biglietti aerei (es. Volagratis,
Skyscanner).
Infine, un ultimo gruppo riguarda la consegna di prossimità di
prodotti  vari  (es.  Glovo,  TakeMyThings),  evidentemente
utilizzata più da privati per le loro consegne, che da imprese
(0,2% sul totale delle imprese).

Anche da questa sintetica rassegna emerge il quadro di un
settore molto dinamico per cui è difficile prevedere quali
potranno essere gli sviluppi di lungo periodo, pur all’interno
di  una  tendenza  generale  all’espansione  delle  attività
commerciali via Web. Ad integrazione del quadro fornito dal
censimento,  l’approfondimento  di  alcuni  temi  –  anche  di
rilievo  politico-normativo,  come  la  regolamentazione  del
lavoro all’interno delle piattaforme digitali – sarà possibile
solo attraverso il ricorso a ulteriori indagini settoriali.

Nel  secondo  trimestre  del
2020 la cassa integrazione in
Piemonte  è  stata  superiore
del 239,2%
In Piemonte, nel secondo trimestre dell’anno, come evidenziano
i dati del Servizio politiche attive e passive del lavoro
della UIL Nazionale, sono state autorizzate 180.289.592 ore di
cassa integrazione (110.181.365 ordinaria, 44.378.933 fondi di
solidarietà,  25.729.294  in  deroga)  in  aumento  del  239,2%
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rispetto all’analogo periodo del 2010, anno con la più alta
richiesta di ammortizzatori sociali.

A  livello  nazionale,  nello  stesso  periodo,  sono  state
autorizzate 2.093.138.000 ore, con un incremento del 529,2%.

Nel  secondo  trimestre  dell’anno,  i  lavoratori  piemontesi
tutelati sono stati in media 353.510.

Il Piemonte è al quarto posto in Italia per ore richieste,
preceduto da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

 

DATI MENSILI REGIONALI

A giugno, in Piemonte, per effetto della fine del lockdown,
sono state richieste 35.365.249 ore di cassa integrazione in
diminuzione  del  50,8%  rispetto  al  mese  precedente  (-41,2%
ordinaria, -70,3% fondi di solidarietà, -28,2% deroga).

 

“I provvedimenti per combattere la diffusione della pandemia
di Covid-19 in Italia hanno reso necessario per la grande
maggioranza delle imprese il ricorso alla cassa integrazione.
In  Piemonte,  nel  secondo  trimestre  del  2020,  è  stato
autorizzato un numero di ore superiori del 239,2% rispetto al
2010, annus horribilis della lunga crisi iniziata nel 2008. La
riapertura di molte attività nel mese di giugno ha determinato
un  dimezzamento  delle  ore  autorizzate  rispetto  ai  mesi
precedenti.

Per scongiurare i rischi per la tenuta della coesione sociale
è necessario assicurare la cassa integrazione a disposizione
per tutto il 2020 e continuare a bloccare i licenziamenti.

L’emergenza  economica,  sociale  e  produttiva  che  sta
attraversando  il  nostro  Paese,  unitamente  agli  interventi
necessari per la sanità, richiedono una programmazione veloce



e intelligente per poter utilizzare tutte le cospicue risorse
messe a disposizione dall’Unione Europea”.

 

 

 

Istat: ancora in aumento la
spesa per il welfare locale
Per il quarto anno consecutivo la spesa dei comuni per i
servizi  sociali  è  in  crescita,  raggiungendo  i  livelli
registrati negli anni precedenti la crisi del 2011-2013. 

Nel 2017, la spesa dei Comuni per i servizi sociali, al netto
del  contributo  degli  utenti  e  del  Servizio  Sanitario
Nazionale, ammonta a circa 7 miliardi 234 milioni di euro,
corrispondenti allo 0,41% del Pil nazionale (dati provvisori).

La spesa di cui beneficia mediamente un abitante in un anno è
pari  a  119  euro  a  livello  nazionale,  con  differenze
territoriali molto ampie. La spesa sociale del Sud rimane
molto inferiore rispetto al resto dell’Italia: 58 euro contro
valori  che  superano  i  115  euro  annui  in  tutte  le  altre
ripartizioni, toccando il massimo nel Nord-est con 172 euro. 

In ulteriore crescita la spesa sociale dei Comuni

Il  comparto  degli  interventi  e  dei  servizi  socio-
assistenziali,  regolato  principalmente  dalla  Legge  quadro
n.328 del 2000, è fortemente decentrato a livello locale. I
Comuni e le associazioni sovracomunali gestiscono la spesa
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sociale attraverso un ventaglio di prestazioni variabile sul
territorio.

Le  Regioni  hanno  in  capo  funzioni  di  programmazione,  con
propri assetti normativi e organizzativi per l’offerta dei
servizi  socio-assistenziali.  A  livello  centrale  restano
invece,  ancora  indeterminati,  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni  (LEP)  previsti  dalla  stessa  Legge  quadro  come
standard minimo da garantire su tutto il territorio nazionale.

Rispetto alla media europea, l’Italia destina alla protezione

socialei una quota importante del Prodotto interno lordo (il
29,1% contro il 27,9% della media Ue).

Sebbene  la  quota  di  spesa  per  i  trasferimenti  monetari  e
soprattutto per le pensioni di anzianità e vecchiaia (poco
meno del 16% del Pil) sia elevata, il nostro paese si colloca
invece tra quelli con i livelli più bassi di spesa per servizi
sociali.

 

Nel 2017, la spesa dei Comuni per i servizi sociali, al netto
del  contributo  degli  utenti  e  del  Servizio  Sanitario
Nazionale, ammonta a circa 7 miliardi 234 milioni di euro,
pari allo 0,42% del Pil nazionale.

La spesa è aumentata del 2,5% sul 2016 (circa 177 milioni di
euro). In termini pro capite, le risorse destinate alla rete
territoriale di interventi e servizi sociali sono passate da
116  a  119  euro  per  abitante.  Prosegue  dunque  la  ripresa
iniziata nel 2014, che ha riportato gradualmente la spesa
sociale  a  livelli  precedenti  al  declino  registrato  nel
triennio 2011-2013.

I principali destinatari della spesa sociale dei Comuni per
l’anno 2017 sono famiglie e minori, anziani e persone con
disabilità che assorbono l’82% delle risorse impegnate. 



La spesa rimanente è dedicata per il 7,4% all’area Povertà e
disagio adulti, il 4,8% ai servizi per Immigrati, Rom, Sinti e
Caminanti,  in  minima  parte  (0,3%)  a  interventi  per  le
dipendenze da alcol e droga e il rimanente 5,5% alle attività
generali e a una multiutenza (sportelli tematici, segretariato
sociale, ecc.). 

La  spese  rivolte  ai  diversi  tipi  di  utenza  hanno  fatto
registrare tassi d’incremento variabili. 

L’area Famiglie e minori ha avuto una crescita più contenuta
(+1,1%) rispetto alla spesa complessiva (+2,5%). Continua ad
aumentare  la  spesa  per  l’assistenza  ai  disabili  (+4,1%),
confermando l’andamento positivo registrato dall’avvio della
rilevazione, ovvero dal 2004.

Le  risorse  destinate  agli  anziani,  che  per  sei  anni
consecutivi a partire dal 2011 avevano subito un contenimento,
crescono  di  circa  74  milioni  di  euro  rispetto  all’anno
precedente (+4,7%).

Diminuiscono invece leggermente nell’ultimo anno (-0,1%) le
spese per il contrasto alla povertà e per il disagio adulti,
dopo un lieve incremento nel biennio precedente. 

Nell’ambito  dei  servizi  rivolti  agli  immigrati,  le  spese
restano  sotto  il  5%  della  spesa  sociale  dei  Comuni,  ma
continuano a crescere con valori in linea con l’incremento
della spesa totale (+2,7%). 

Più di un terzo della spesa totale per famiglie con figli e
minori 

La quota più ampia della spesa sociale dei Comuni è assorbita
dai servizi per i minori e le famiglie con figli: circa 2,8
miliardi di euro, pari al 38,2% della spesa complessiva.

Le regioni del Centro sono quelle che destinano maggiori quote
di spesa a quest’area di utenza (43%), in particolare l’Umbria



(51,1%) e il Lazio (45,2%).

Le risorse per i minori e le famiglie con figli aumentano
decisamente in termini pro-capite, passando da 121 euro l’anno
del 2010 a 141 nel 2017.

Tuttavia  tale  incremento  è  riconducibile  in  parte  alla
progressiva diminuzione della popolazione di riferimento, cioè
i componenti delle famiglie con minori, mentre la spesa in
valore assoluto ha subito un calo nel triennio 2012/2014 e non
ha ancora recuperato del tutto il livello del 2010.

Oltre la metà della spesa è destinata alle strutture (53%), in
particolare asili nido e altri servizi educativi per la prima
infanzia  (37%),  comunali  o  privati  convenzionati,  che
accolgono circa il 13,5% dei bambini con meno di 3 anni.

Un’altra  importante  voce  di  spesa  (il  22%)  riguarda  le
strutture residenziali comunali e le rette pagate dai Comuni
per l’ospitalità offerta a bambini, adolescenti e donne con
figli in Comunità educative e centri di accoglienza.

Tra gli altri interventi e i servizi rivolti alle famiglie e
ai  minori,  il  servizio  sociale  professionale  raggiunge  il
maggior numero di utenti: 766 mila bambini e nuclei familiari
in  difficoltà  presi  in  carico  dagli  assistenti  sociali  e
indirizzati verso specifici percorsi di inclusione e supporto.

Continua a crescere la spesa per i servizi ai disabili 

Dal 2016 al 2017 aumenta ancora la spesa dei Comuni rivolta ai
disabili (+4,1%). 

I Comuni italiani nel loro complesso hanno impiegato maggiori
risorse per le persone con disabilità: da un miliardo e 23
milioni di euro nel 2003 si passa nel 2017 a circa un miliardo
e 871 milioni di euro.

In termini pro capite, la spesa annua per una persona disabile
residente in Italia è più che raddoppiata, passando da 1.478 a



3.140 euro; parallelamente aumenta il peso di questa area di
utenza sul totale della spesa sociale dei Comuni: dal 19,7%
del 2003 si passa al 25,9% del 2017, con punte del 36,7% nelle
Isole e in particolare in Sardegna (45,9%).

La  attenzione  crescente  dei  Comuni  verso  i  bisogni  delle
persone con disabilità è testimoniata anche dall’evoluzione
delle forme assistenziali e dei sevizi, sempre più orientati a
favorire l’autonomia personale e l’inclusione sociale degli
utenti  presi  in  carico,  l’istruzione  e  l’inserimento
lavorativo.

L’uso delle risorse ha consentito di sviluppare, accanto ai
tradizionali strumenti di sostegno ai disabili e alle loro
famiglie, quali i centri diurni e le strutture residenziali,
un arricchimento della rete territoriale e la diffusione di
servizi strategici per garantire alle persone con disabilità i
diritti fondamentali, quali l’istruzione e l’inserimento nel
mondo del lavoro. 

Dal 2003 al 2017, la spesa per l’assistenza domiciliare ai
disabili  è  aumentata  del  137%,  quella  per  gli  interventi
educativo-assistenziali  e  per  l’inserimento  lavorativo  del
117%.

All’interno di questo aggregato vi sono il sostegno socio-
educativo  scolastico,  con  cui  i  Comuni  garantiscono  la
presenza nelle strutture scolastiche di figure di supporto ai
bambini e ai ragazzi disabili (oltre 74 mila utenti l’anno),
il  sostegno  socio-educativo  domiciliare  o  presso  strutture
territoriali  (circa  18  mila  utenti  l’anno)  e  il  sostegno
all’inserimento lavorativo (tirocini formativi, borse lavoro,
bonus all’assunzione, ecc., con circa 29 mila utenti l’anno). 

Lo sviluppo di questi servizi, però, non è stato uniforme sul
territorio nazionale. Ad esempio, nel 2017, il 76% dei Comuni
del Nord-est offre il sostegno socio educativo scolastico per
i  bambini  e  i  ragazzi  disabili  nelle  scuole,  nelle  Isole



soltanto  il  40%  dei  Comuni  ha  attivato  questo  tipo  di
assistenza.

Aumenta la spesa sociale rivolta agli anziani

La spesa per i servizi sociali rivolti agli anziani ammonta a
circa 1,3 miliardi di euro nel 2017. La quota sulla spesa
sociale dei Comuni rappresenta il 17,9% del totale e raggiunge
la quota più alta nel Nord-est (23%). 

Dopo una fase di decremento iniziato nel 2011, le risorse
destinate agli anziani nel 2017 sono cresciute in un anno del
4,7%. In termini di spesa pro capite si è passati da 92 euro
nel 2016 a 95 euro annui, con un aumento più consistente nelle
regioni del Centro e del Nord-est, molto contenuto a Sud e una
diminuzione nelle Isole e nel Nord-ovest.  

Le principali voci di spesa per l’area anziani riguardano le
strutture residenziali, comunali o private convenzionate, che
assorbono circa il 41% delle risorse. Risiede nelle strutture
comunali  o  finanziate  dai  Comuni  l’1,4%  degli  anziani
residenti  (+0,8%  rispetto  al  2016).

La seconda voce di spesa per i servizi sociali offerti agli
anziani dai Comuni è l’assistenza domiciliare (35,6%) che ha
come  tipologia  prevalente  quella  socio-assistenziale,  e
consiste nella cura e igiene della persona e nel supporto
nella gestione dell’abitazione. 

In lieve diminuzione le risorse per il contrasto a povertà e
disagio adulti

Nel periodo 2010-2017 la spesa dei Comuni per la povertà è
diminuita del 5,6% a livello nazionale, sebbene dal 2015 si
osservi  una  lieve  ripresa.  Le  riduzioni  di  spesa  si
concentrano principalmente nelle regioni del Centro-sud e in
Sicilia  (sebbene  la  ripartizione  delle  Isole  sia
controbilanciata  dall’aumento  di  spesa  in  Sardegna).  



A  causa  delle  limitate  risorse  disponibili,  i  sistemi  di
welfare locali hanno svolto dunque una limitata funzione di
compensazione dell’impatto della crisi sulle famiglie.

Quasi la metà della spesa comunale per la povertà e il disagio
adulti riguarda i trasferimenti in denaro verso le famiglie: i
più  importanti  sono  quelli  a  integrazione  del  reddito
familiare e i contributi economici per l’alloggio, con importi
medi  di  circa  705  e  949  euro  annui  per  utente,  di  cui
beneficiano  circa  147  mila  e  48  mila  famiglie  l’anno
rispettivamente.  

Circa  un  migliaio  i  Comuni  che  finanziano  i  centri
antiviolenza  

A partire dalla rilevazione 2017, nell’area povertà, disagio
adulti e senza dimora sono censiti due nuovi servizi: i centri
antiviolenza,  strutture  che  offrono  servizi  di  ascolto  e
accoglienza per le donne vittime o esposte alla minaccia di
ogni  forma  di  violenza  fisica  e/o  psicologica,  e  le  case
rifugio destinate a vittime di violenza di genere, strutture
residenziali  a  indirizzo  segreto,  che  forniscono  alloggio
sicuro e protezione alle donne che subiscono violenza e ai
loro bambini.

Le  Case  rifugio  sono  in  stretto  contatto  con  i  Centri
antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio, al
fine di garantire il necessario supporto psicologico, legale,
sociale, educativo.

Nel 2017, la spesa dei Comuni destinata ai centri antiviolenza
ammonta a circa 4,2 milioni, con una spesa media pari a 495
euro per utente. La spesa media per le donne ospiti delle case
rifugio è di 4.945 euro, per un totale di 4 milioni di spesa.

Poco più di mille Comuni, pari al 13,2% del totale, hanno
sostenuto una spesa per i centri antiviolenza, mentre sono
meno di 300 (3,4%) quelli che offrono l’accoglienza in case
rifugio o supportano finanziariamente tali strutture.



In totale, il 14,7% dei Comuni dichiara di aver sostenuto
almeno un’attività di ascolto, accoglienza e protezione nei
confronti delle vittime di violenza di genere.

regioni italiane ed è particolarmente rilevante in Sicilia.
Infatti, negli anni successivi al 2014 sono state impiegate
risorse aggiuntive provenienti dal “Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati” (Sprar), che ha permesso ai
Comuni e agli altri enti locali di realizzare progetti di
accoglienza  integrata  attraverso  i  finanziamenti  statali  e
dell’Unione europea. 

Il  46,5%  della  spesa  sociale  per  quest’area  di  utenza  è
destinata  alle  strutture  residenziali,  gestite  direttamente
dai Comuni o affidate in gestione a soggetti esterni, oppure
ai  trasferimenti  erogati  per  il  pagamento  delle  rette  in
strutture private, di cui beneficiano circa 48 mila persone
(una spesa media di 3.300 euro all’anno per utente).

Forti i divari territoriali della spesa sociale comunale

L’offerta dei servizi socio-assistenziali si caratterizza per
un evidente divario fra Nord e Sud del Paese: più della metà
della spesa è concentrata al Nord, dove risiede circa il 46%
della popolazione, il restante 44% delle risorse è ripartito
in misura variabile tra Centro e Mezzogiorno. I Comuni del
Sud, dove risiede il 23% della popolazione italiana, erogano
l’11% della spesa per i servizi sociali. 

In termini pro capite, la spesa sociale del Sud rimane molto
inferiore rispetto al resto dell’Italia: si tratta di 58 euro
annui contro valori che superano i 115 in tutte le altre
ripartizioni, toccando il massimo nel Nord-est con 172 euro.

Le differenze territoriali sono rilevanti per tutte le aree di
utenza, con evidenti disparità a fronte degli stessi bisogni:
in media una persona disabile residente al Nord-est usufruisce
di servizi e interventi per una spesa annua di circa 5.222
euro, al Sud il valore dei servizi ricevuti è di circa 1.074



euro. 

All’interno di ogni ripartizione geografica i capoluoghi di
provincia tendono a distinguersi dal resto dei Comuni per più
alti livelli di spesa. I Comuni capoluogo nel loro complesso
hanno una spesa media pro-capite di 174 euro l’anno, che si
riduce  drasticamente  (del  45%)  per  l’insieme  dei  Comuni
italiani non capoluogo (96 euro l’anno).

I differenziali di spesa sono rilevanti in quasi tutte le
ripartizioni geografiche, in particolare al Centro e al Sud,
dove i Comuni capoluogo spendono più del doppio rispetto al
resto dell’area. Nelle Isole si riscontra invece una relativa
uniformità di comportamento. 

Agli estremi della distribuzione si trovano dunque, da un lato
i Comuni capoluogo del Nord-est, dove la spesa media pro-
capite  ammonta  a  244  euro  l’anno;  dall’altro,  i  Comuni
dell’hinterland del Sud Italia, con 45 euro l’anno di spesa
per i servizi sociali. 

aumentano complessivamente dello 0,7% rispetto al 2016, ma
mentre la Sicilia registra una crescita del 3,9%, in Sardegna
si ha un calo del 2,5%.

Al Nord-est, la crescita di spesa sociale è dell’1,5% ma le
differenze  sono  forti.  Le  Province  Autonome  di  Bolzano  e
Trento, con una crescita di spesa del 15,5% e del 10,4%,
rispettivamente, attenuano il calo del Veneto (-6,5%). Nel
Nord-ovest, si ha una variazione negativa dell’1,9%. 

Le fonti di finanziamento: più della metà sono risorse dei
Comuni 

La principale fonte di finanziamento della spesa sociale degli
enti territoriali sono le risorse proprie dei Comuni e delle
associazioni di Comuni (63,1%).

Seguono, in ordine di importanza, i fondi regionali (fondi



provinciali nel caso di province autonome) vincolati per le
politiche sociali, che finanziano il 17,7% della spesa sociale
dei  Comuni,  il  fondo  indistinto  per  le  politiche  sociali
(8,3%),  i  fondi  vincolati  statali  o  dell’Unione  europea
(6,9%), gli altri enti pubblici (2,7%) e i privati (1,3%). 

Sommando  le  quote  relative  al  fondo  indistinto  per  le
politiche sociali e ai fondi statali o europei si deduce che
solo il 15,2% della spesa impiegata per i servizi sociali
risulta finanziata a livello centrale, mentre la maggior parte
delle risorse provengono direttamente dai territori.

Nel corso degli anni, la spesa sociale dei Comuni singoli e
associati  ha  subito  variazioni  in  termini  di  fonti  di
finanziamento. In particolare, è diminuito il peso del fondo
indistinto per le politiche sociali, dal 14% del 2010 all’8,3%
del 2017.

Nelle regioni del Mezzogiorno, la quota finanziata con questo
fondo è maggiore rispetto al Centro e al Nord, dove i Comuni
basano  maggiormente  le  politiche  sociali  sulle  risorse
proprie. Anche la percentuale di risorse derivanti dallo Stato
o dall’Unione europea è più alta al Sud e nelle Isole rispetto
al resto d’Italia.

Le  province  di  Trento  e  Bolzano,  nella  loro  autonomia,
destinano  quote  elevate  di  risorse  ai  servizi  socio-
assistenziali.

Nella  Provincia  di  Trento,  dove  il  dato  sulle  fonti  di
finanziamento  è  disponibile,  si  rileva  che  l’83,1%  dei
finanziamenti deriva da fondi provinciali vincolati per le
politiche sociali, il 9,9% da risorse proprie dei Comuni,
l’l’1,6% da risorse degli enti associativi (Comunità di Valle)
e meno del 5% dal fondo indistinto per le politiche sociali o
da altri trasferimenti pubblici 



Istat:  il  36,3%  dei
pensionati sotto i mille euro
Nel 2018, il numero di beneficiari resta stabile a 16 milioni
rispetto al 2017. Ampia la disuguaglianza di reddito tra i
pensionati: al quinto con redditi pensionistici più alti va il
42,4%  della  spesa  complessiva.  Un  pensionato  su  quattro
percepisce un reddito lordo da pensione sopra i 2.000 euro.

Oltre  un  terzo  dei  pensionati  vive  in  coppia  senza  figli
(35,5%), poco più di un quarto da solo (27,4%). Per quasi 7
milioni  e  400mila  famiglie  con  pensionati  i  trasferimenti
pensionistici rappresentano più dei tre quarti del reddito
familiare disponibile. 

In  calo  i  pensionati  da  lavoro  che  dichiarano  di  essere
occupati (-21,3% rispetto al 2011). 

La spesa per pensioni è il 16,6% del Pil

Nel 2018, i pensionati sono circa 16 milioni, per un numero
complessivo di trattamenti pensionistici erogati pari a poco
meno di 23 milioni. La spesa totale pensionistica (inclusa la
componente assistenziale) nello stesso anno raggiunge i 293
miliardi di euro (+2,2% su variazione annuale). 

Il peso relativo della spesa pensionistica sul Pil si attesta
al 16,6%, valore appena più alto rispetto al 2017 (16,5%),
segnando un’interruzione del trend decrescente osservato nel
triennio precedente. Infatti, dopo l’aumento del rapporto tra
spesa  pensionistica  e  Pil  indotto  dalla  forte  contrazione
dell’economia negli anni di crisi (con un picco del 17,0% nel
2014),  l’andamento  più  favorevole  della  crescita  e  il
dispiegamento degli effetti delle riforme sulla spesa hanno
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determinato una sua riduzione fino al minimo del 16,5% nel
2017 . 

Gran parte della spesa (265 miliardi, il 91% del totale) è
destinata  alle  pensioni  IVS  (invalidità,  vecchiaia  e
superstiti), legate a un pregresso contributivo proprio o di
un  familiare,  a  cui  si  aggiungono  4,2  miliardi  erogati  a
copertura di 716mila rendite dirette e indirette erogate per
infortuni sul lavoro e malattie professionali. Le pensioni
assistenziali (invalidità civile, pensione sociale e pensione
di guerra) sono circa 4,4 milioni e impegnano 23,8 miliardi.

Si riduce il rapporto tra numero di pensionati IVS e occupati,
che  misura  il  carico  dei  pensionati  sopportato  da  quanti
partecipano attivamente al mercato del lavoro. Nel 2018 ci
sono  606  pensionati  da  lavoro  –  con  pensione  diretta  o
indiretta – ogni 1.000 persone occupate, erano 683 nel 2000.
Il  rapporto  è  diminuito  di  quasi  6  punti  nei  sei  anni
successivi alla riforma del sistema pensionistico del 2012,
mentre nei precedenti dodici anni si era ridotto di 2 punti.

Le  distribuzioni  territoriali  delle  pensioni,  dei  relativi
beneficiari e della composizione tra categorie di prestazioni
risentono sia delle differenze nei livelli e nella dinamica
dell’occupazione sia della diversa struttura per età della
popolazione tra regioni, mediamente più anziana nel Nord del
Paese. 

Più del 50% della spesa complessiva è erogata a residenti al
Nord, soprattutto come beneficiari di pensioni IVS – il resto
nel Mezzogiorno (27,8%) e al Centro (21,1%).

Anche  tenendo  conto  delle  differenze  territoriali  nella
struttura per età della popolazione, il tasso di pensionamento
risulta  più  elevato  al  Nord  (262  pensionati  ogni  1.000
abitanti), scende nel Mezzogiorno (257) ed è in assoluto più
basso al Centro (253). In media si calcolano 259 pensionati
ogni 1.000 abitanti; tale valore è più alto per le donne in



conseguenza della maggiore speranza di vita che aumenta la
probabilità di diventare percettrici di pensione indiretta. 

L’importo medio lordo dei singoli trattamenti nel 2018 non
supera i 500 euro mensili per le pensioni assistenziali e
ammonta a quasi 1.469 euro per quelle di vecchiaia (17.634
euro annui). Il reddito pensionistico, ottenuto considerando
che un percettore può cumulare più trattamenti, sale in media
rispettivamente a 1.175 euro e a 1.800 euro mensili.

Al 20% dei redditi pensionistici più bassi poco più del 5%
della spesa 

Il 36,3% dei pensionati riceve ogni mese meno di 1.000 euro
lordi,  il  12,2%  non  supera  i  500  euro.  Un  pensionato  su
quattro (24,7%) si colloca, invece, nella fascia di reddito 
superiore ai 2.000 euro. 

Il  divario  di  genere  è  a  svantaggio  delle  donne,  più
rappresentate nelle fasce di reddito fino a 1.500 euro. La
concentrazione di percettori uomini, invece, è massima nella
classe di reddito più alta (3.000 euro e più) dove ci sono 266
pensionati ogni 100 pensionate (Tavola 4 in allegato). 

Le donne sono la maggioranza sia come percettrici di pensioni
(55,5%) sia come pensionate (52,2%), ma ricevono il 44,1%
della spesa complessiva. L’importo medio delle pensioni di
vecchiaia  è  più  basso  rispetto  a  quello  degli  uomini  del
36,7%, quello delle pensioni di invalidità è del 33,8%. Per le
pensioni di reversibilità invece le donne percepiscono 1,5
volte l’importo degli uomini.

Lo  svantaggio  delle  donne  si  spiega  con  il  differenziale
salariale dovuto a carriere contributive più brevi e a una
minore partecipazione  al mercato del lavoro. Le donne sono
titolari del 44,3% delle pensioni di vecchiaia, del 45,8%
delle invalidità previdenziali e del 26,5% delle rendite per
infortunio  sul  lavoro.  La  presenza  femminile  è  invece
dominante tra le pensioni ai superstiti (86,3%), anche per una



più elevata speranza di vita, e tra le pensioni assistenziali
.

Complessivamente  più  di  due  terzi  dei  pensionati  (67,2%)
beneficiano di una sola prestazione, un quarto ne percepisce
due, il restante 8% tre o più. Il cumulo di più pensioni
riguarda soprattutto le donne: le pensionate rappresentano il
58,6% tra i titolari di due pensioni e salgono al 69,4% tra i
titolari di tre o più prestazioni. In media però il reddito
pensionistico delle donne è il 27,9% in meno di quello degli
uomini,  differenza  che  sale  al  36,7%  per  l’importo  delle
singole pensioni. Essere titolari di più prestazioni riduce
quindi lo svantaggio rispetto agli uomini. 

La  distribuzione  dei  beneficiari  secondo  il  reddito  da
pensione mostra che il 20% di quanti percepiscono i redditi
pensionistici più bassi dispone del 5,2% del totale delle
risorse pensionistiche mentre il quinto più ricco ne possiede
otto volte di più (42,4%).

In generale, per le donne è più frequente una presenza nel
segmento  più  povero  della  distribuzione  dei  redditi
pensionistici mentre quella  degli uomini cresce all’aumentare
dei quintili: una pensionata su quattro (24,7%) appartiene al
quinto con pensioni di importo più basso e solo il 13,2% si
colloca in quello più elevato; per gli uomini, invece, tali
quote si attestano, rispettivamente, al 15,3% e al 27,4%. 

I pensionati con redditi da pensione meno elevati risiedono
soprattutto nel Mezzogiorno, dove sono più diffuse le pensioni
assistenziali  a  svantaggio  di  quelle  da  lavoro  e  dove  il
quinto di popolazione che appartiene alla fascia di reddito da
pensione più basso percepisce fino a 7 mila euro lordi annui;
nel Nord la soglia sale a quasi 9 mila euro. Il quinto di
pensionati con redditi pensionistici più elevati percepisce al
Centro e al Nord-ovest oltre 27 mila euro lordi annui, nelle
Isole oltre 24 mila euro



Redditi pensionistici cresciuti molto più delle retribuzioni
tra 2000 e 2018

I beneficiari dei trattamenti pensionistici di vecchiaia sono
maggiormente concentrati negli ultimi due quinti (49,4%) e
assorbono, complessivamente, quasi i tre quarti di questo tipo
di  trasferimenti  (73,6%).  Al  contrario,  quasi  il  60%  dei
pensionati di invalidità da lavoro si colloca nei primi due
quinti; inoltre, al quinto più elevato (12,6%) è destinato il
32%  del  reddito,  quota  analoga  a  quella  che  va
complessivamente  ai  due  quinti  più  bassi.

All’estremo opposto, i titolari di prestazioni assistenziali
sono particolarmente concentrati nel primo (74%) e nel secondo
quinto  (24,7%)  della  distribuzione,  riflesso  della  scarsa
variabilità negli importi di questo tipo di prestazioni. Allo
stesso modo i beneficiari di rendite corrisposte a seguito di
infortunio sul lavoro (pensioni indennitarie) si collocano in
grande maggioranza nel primo quinto (83,5%).

Negli  ultimi  anni,  l’andamento  dell’importo  medio  delle
pensioni IVS ha seguito un trend crescente, frutto soprattutto
del  cambiamento  della  composizione  di  questa  categoria  di
percettori:  è,  infatti,  progressivamente  aumentato  il  peso
delle  pensioni  maturate  nelle  fasi  di  maggiore  crescita
economica  –  caratterizzate  da  una  dinamica  salariale
favorevole – mentre è diminuito il peso dei trattamenti delle
generazioni più anziane con una storia contributiva più breve
e frammentata e profili salariali e contributivi mediamente
più bassi. 

In termini nominali l’importo medio delle prestazioni del 2018
è  aumentato  del  70%  rispetto  a  quello  del  2000,  con  una
dinamica  più  marcata  rispetto  a  quella  registrata  dalle
retribuzioni  medie  degli  occupati  dipendenti.  Rispetto  al
2000, infatti, le retribuzioni sono aumentate del 35% in un
contesto  di  crisi  economica  che  si  è  associata  anche  a
provvedimenti di blocco dei rinnovi contrattuali nel settore



pubblico, favorendo così l’allargamento del gap tra le due
curve. 

Il progressivo raggiungimento dell’età pensionabile da parte
di generazioni che possono vantare carriere lavorative più
lunghe e in posizioni professionali più elevate ha favorito la
redistribuzione  dei  redditi  a  vantaggio  dei  pensionati,
contribuendo  a  ridurre  il  rischio  di  povertà  per  alcuni
segmenti di famiglie più vulnerabili.

Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro, i pensionati da
lavoro che percepiscono anche un reddito da lavoro, pari a 406
mila, diminuiscono anche nel 2018 (-1,2% rispetto all’anno
precedente  e  -21,3%  dal  2011),  soprattutto  nelle  regioni
centro-meridionali. Si tratta di uomini in quasi otto casi su
dieci, dei quali circa l’85% svolge un’attività lavorativa
indipendente,  oltre  due  terzi  risiedono  nelle  regioni
settentrionali mentre un terzo lavora a tempo parziale. La
metà dei pensionati occupati ha al massimo la licenza media
(31% per il complesso degli occupati), uno su quattro è in
possesso di un diploma. Il segmento dei laureati, oltre un
quinto del totale, è l’unico in aumento rispetto sia all’anno
precedente sia al 2011. 

In virtù dell’aumento dei requisiti anagrafici e contributivi
necessari  per  il  pensionamento,  continua  a  crescere  anche
l’età  media  dei  pensionati  che  lavorano.  Circa  il  77%  ha
almeno 65 anni (53,7% nel 2011) mentre il 39,5% è over 70
(25,0% nel 2011). Tra il 2011 e il 2018 si sono invece più che
dimezzati i 60-64enni. L’età media dei pensionati con redditi
da lavoro supera quindi i 68 anni e mezzo (66 nel 2011), con
livelli più alti per gli uomini, anche se con un differenziale
in diminuzione (69 anni contro i 68 delle donne). 

Nel  2018,  lavora  nel  settore  dei  servizi  il  64,6%  dei
percettori di pensione (da lavoro) che continuano a essere
occupati;  di  questi,  meno  di  un  terzo  è  impiegato  nel
commercio.



Il  confronto  con  il  collettivo  degli  occupati  nel  suo
complesso mostra differenze significative. I pensionati che
lavorano  sono  più  spesso  impiegati  in  agricoltura  –  con
un’incidenza quattro volte superiore rispetto al totale degli
occupati – e nel commercio (quasi una volta e mezzo superiore
alla  media)  e  risultano  sovra  rappresentati  anche  nelle
attività professionali e servizi alle imprese. Nel settore
istruzione e sanità e nell’industria in senso stretto, al
contrario, l’incidenza è molto minore.

Oltre  il  43%  dei  pensionati  che  lavorano  svolge  una
professione qualificata (compresa nei primi tre grandi gruppi
della classificazione delle professioni CP2011), una quota più
alta rispetto al totale degli occupati, lo stesso si verifica
per gli operai (31,0% contro 22,5%).

Considerando  solo  l’occupazione  indipendente  (85,3%  dei
lavoratori beneficiari di una pensione da lavoro), il 54,0% è
rappresentato da lavoratori autonomi (in calo ininterrotto dal
2013), il 28,3% da liberi professionisti (in forte crescita
rispetto  al  2017),  il  6,5%  da  coadiuvanti  nell’azienda
familiare mentre il 6,0% è formato da imprenditori, quota in
diminuzione rispetto all’anno precedente. Tra l’esiguo gruppo
dei dipendenti, invece, oltre la metà è operaio e circa il 30%
è impiegato.

Istat:  a  novembre  gli
occupati di 41mila unità
A  novembre  2019,  gli  occupati  crescono  di  41  mila  unità
rispetto  al  mese  precedente  (+0,2%),  con  un  tasso  di
occupazione che sale al 59,4% (+0,1 punti percentuali).
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L’andamento dell’occupazione è sintesi di un aumento della
componente  femminile  (+0,3%,  pari  a  +35  mila)  e  di  una
sostanziale stabilità di quella maschile.

Gli occupati crescono tra i 25-34enni e gli ultracinquantenni,
mentre calano nelle altre classi d’età; al contempo, aumentano
i dipendenti permanenti (+67 mila) a fronte di una diminuzione
sia dei dipendenti a termine (-4 mila) sia degli indipendenti
(-22 mila).

In crescita risultano anche le persone in cerca di lavoro
(+0,5%, pari a +12 mila unità nell’ultimo mese). L’andamento
della disoccupazione è sintesi di un aumento per gli uomini
(+1,2%, pari a +15 mila unità) e di una lieve diminuzione tra
la donne (-0,2%, pari a -3 mila unità); crescono i disoccupati
under  35,  diminuiscono  lievemente  i  35-49enni  e  risultano
stabili  gli  ultracinquantenni.  Il  tasso  di  disoccupazione
risulta comunque stabile al 9,7%.

La stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a
novembre è in calo rispetto al mese precedente (-0,6%, pari a
-72  mila  unità),  e  la  diminuzione  riguarda  entrambe  le
componenti di genere. Il tasso di inattività scende al 34,0%
(-0,2 punti percentuali).

Anche  nel  confronto  tra  il  trimestre  settembre-novembre  e
quello precedente, l’occupazione risulta in crescita, seppure
lieve (+0,1%, pari a +18 mila unità), con un aumento che si
distribuisce  tra  entrambi  i  sessi.  Nello  stesso  periodo
aumentano sia i dipendenti a termine sia i permanenti (+62
mila nel complesso), mentre risultano in calo gli indipendenti
(-0,8%, -43 mila); inoltre, si registrano segnali positivi per
i 25-34enni e per gli over 50, negativi nelle altre classi.

Gli andamenti mensili si confermano nel trimestre anche per le
persone in cerca di occupazione, che aumentano dello 0,3% (+7
mila), e per gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, in diminuzione
dello 0,4% (-59 mila).



Su base annua l’occupazione risulta in crescita (+1,2%, pari a
+285 mila unità), l’espansione riguarda sia le donne sia gli
uomini di tutte le classi d’età, tranne i 35-49enni. Tuttavia,
al netto della componente demografica la variazione è positiva
per tutte le classi di età. La crescita nell’anno è trainata
dai  dipendenti  (+325  mila  unità  nel  complesso)  e  in
particolare  dai  permanenti  (+283  mila),  mentre  calano  gli
indipendenti (-41 mila).

Nell’arco  dei  dodici  mesi,  l’aumento  degli  occupati  si
accompagna a un calo sia dei disoccupati (-7,1%, pari a -194
mila unità) sia degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,5%,
pari a -203 mila).

 


