
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 “RAPPORTO SVIMEZ 2016 
SULL’ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO” 

 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE STATISTICA 
ALL’INTRODUZIONE E SINTESI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 10 novembre 2016 
 

Tempio di Adriano, Piazza di Pietra 
 



2 

 

1. LA RIPARTENZA DEL MEZZOGIORNO E LE PERSISTENTI FRAGILITÀ  PAG. 4 
Tab. 1.1. Tassi di crescita annuali e cumulati del prodotto interno lordo  in termini reali (%) 
Tab. 1.2. Totale economia – Tassi di crescita annuali e cumulati della produttività del lavoro 
Tab. 1.3. Prodotto interno lordo (variazioni % annue e cumulate)  
Tab. 1.4. PIL per abitante del Mezzogiorno e sue componenti (indici: Centro-Nord=100) 
Tab. 1.5. Tassi annui e cumulati di variazione % dei consumi finali interni 
Tab. 1.6. Consumi delle famiglie per abitante nel Mezzogiorno  (Centro-Nord = 100) 
Tab. 1.7. Gli investimenti nei settori (tassi annui e cumulati di variazione %) 
Tab. 1.8. Variazioni annue e cumulate % del valore aggiunto per settore e ripartizione 
Tab. 1.9. Valore aggiunto per occupato nel Mezzogiorno (indici: Centro-Nord = 100)  
Tab. 1.10. Variazione del PIL nelle regioni italiane (tassi annui e cumulati di variazione %)  
Tab. 1.11. Prodotto interno lordo pro capite nelle regioni italiane 
Tab. 1.12. Tassi di crescita del PIL pro capite in PPA nel periodo 2001-2014, per Paese e area di 
intervento comunitario (valori cumulati) 
Tab. 1.13. Indice di competitività regionale (RCI) e sub-indici Basic, Efficiency e Innovation nelle regioni 
italiane (UE=0)  
Tab 1.14. Previsioni per alcune variabili macroeconomiche, circoscrizioni e Italia, variazioni  %, s.d.i.  
Tab. 1.15. Aggiornamento previsioni per alcune variabili macroeconomiche (variazioni %) 
 

2. IL MERCATO DEL LAVORO TRA RIPARTENZA E CRITICITÀ STRUTTURALI  13 
Fig. 2.1. Andamento dell’occupazione nelle due circoscrizioni (dati trimestrali destagionalizzati T4 
2008=100) 
Tab. 2.1. Occupati, disoccupati e forze di lavoro 
Tab. 2.2. Occupati, per sesso, classe d'età e cittadinanza (anno 2015 e II trim 2016)  
Fig. 2.2. Andamento dell’occupazione nelle due circoscrizioni (dati trimestrali destagionalizzati T4 1992 = 
100) 
Fig. 2.3. Tasso di occupazione 20-64 anni per area geografica e sesso nel 2015 
Tab. 2.3. Andamento degli occupati nel 2015 e tra il II trimestre 2015 e 2016 per settore di attività e area 
geografica (variazioni %) 
Fig. 2.4. Variazione  degli occupati dell'industria e dei servizi tra il 2014 ed il 2015 per branca di attività e 
area geografica (valori %)  
Tab. 2.4. Andamento dell'occupazione 2008-2015 per grandi gruppi professionali (20-64 anni al netto delle 
forze armate) 
Tab. 2.5. Occupati, per carattere dell'occupazione e tipologia d'orario (anno 2015 e II trim 2016) 
Tab. 2.6. Andamento del lavoro accessorio per circoscrizione 2011-2015 
Fig. 2.5. Andamento dell'occupazione per tipologia ed area geografica 2010-2016 (variazioni % anno 
precedente) 
Tab. 2.7. Andamento dell'occupazione giovanile (15-34 anni) in Europa e nei principali paesi e tasso di 
occupazione. Anni 2000-2015 
Fig. 2.6. Giovani (15-34 anni) in base alla condizione rispetto al sistema di istruzione/formazione e 
all'occupazione nell’Unione europea e nei principali paesi – Anno 2015 (composizioni %) 
Tab. 2.8. Tasso di occupazione dei giovani diplomati e laureati (20-34 anni) non più in 
istruzione/formazione che hanno conseguito il titolo di studio da non più di tre anni. Variazioni % 
Fig. 2.7. Composizione % per gruppi professionali dell'occupazione femminile (20-64 anni al netto delle 
forze armate). Anno 2015 
Fig. 2.8. Tasso di proseguimento scuola-Università, per ripartizione territoriale di residenza 
Tab. 2.9. Tasso di variazione % degli immatricolati, per ripartizione territoriale 
Tab. 2.10. Distribuzione territoriale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università 
(miliardi di euro, a prezzi costanti 2005, e quote %) 
 

3. LA PERSISTENTE EMERGENZA SOCIALE: CRISI DEMOGRAFICA E POVERTÀ  23 
Tab. 3.1. I flussi migratori calcolati in base ai cambi di residenza nel periodo 2002-2014 (migliaia di 
unità)  
Tab. 3.2. Popolazione residente nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord  (migliaia di unità) 
Fig. 3.1. Andamento delle nascite nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord dal 1862 al 2015 
Tab. 3.3. Numero medio di figli per donna (TFT) 
Tab. 3.4. Persone in condizione di povertà assoluta (2005-2015) 
Fig. 3.2. Individui a rischio di povertà nel 2014 (valori %) 
Tab. 3.5. Percentuale di individui a rischio di povertà per classi di età. Anni 2014, 2007 
Tab. 3.6. Percentuale di occupati a rischio di povertà per grado di istruzione. Anni 2014, 2007 
Fig. 3.3. Distribuzione degli individui per quinto di reddito equivalente della famiglia di appartenenza 



3 

 

Fig. 3.4. Indicatori sintetici per dominio e indicatore complessivo per il Mezzogiorno (in % del Centro-
Nord=100, anno 2014 o prossimi)  
Tab. 3.7. Indice di Progresso Sociale (SPI) e sub-indici dei bisogni essenziali, delle basi del benessere e 
dell'opportunità nelle regioni europee (valori medi)  
 

4. LE PRECONDIZIONI DELLO SVILUPPO        28 
Fig. 4.1. Indice di qualità della Pubblica Amministrazione nelle regioni italiane. 
 

5. L’ INDUSTRIA MERIDIONALE TRA STASI E RIPOSIZIONAMENTO    29 
Tab. 5.1. Tassi % di variazione annuali e cumulati del valore aggiunto del settore manifatturiero 
Fig. 5.1. Andamento degli investimenti nell'industria in senso stretto (numeri indice: 1995=100) 
Tab. 5.2. Produzione e competitività dell'industria manifatturiera 
Tab. 5.3. Le determinanti della riduzione del numero di medie imprese (2008-2013)  
Tab. 5.4. Quota% delle PMI con crescita del fatturato maggiore del 5% e solvibilità finanziaria 
Tab 5.5 Quanto partecipano alle GVC le imprese meridionali 
Tab. 5.6. Quozienti di Hoover per macroripartizione e settore nel 1971, 1996 e 2013 
Fig. 5.2. Esportazioni di manufatti, al netto dei derivati del petrolio (prezzi correnti; 2007=100)  
Fig. 5.3. Specializzazione delle esportazioni di manufatti del Mezzogiorno rispetto all'Italia per settori, 
esclusi i prodotti energetici raffinati; indice relativo simmetrico dei vantaggi comparati 
Fig. 5.4. Aiuti di Stato in Italia e nell'Unione europea, in percentuale del PIL (industria e servizi, al netto 
degli interventi straordinari anti-crisi) 
Tab. 5.7. Interventi nazionali e delle Regioni. Agevolati, agevolazioni/finanziamenti concessi e erogati, per 
ripartizione territoriale, nel periodo 2009-2014 (milioni di euro, s.d.i.) 
Tab. 5.8. Interventi nazionali e delle Regioni. Agevolazioni concesse ed erogate, per ripartizione 
territoriale, nel periodo 2000-2014 (miliardi, s.d.i.) 
Tab. 5.9. Quote % di accesso del Sud ai principali interventi di rilievo per la politica industriale  
Tab. 5.10. Proposte SVIMEZ su alcune misure di primo intervento di politica industriale 
Tab. 5.11. Investimenti e occupati nelle ZES polacche nel periodo 2005-2015 
Tab. 5.12. Indici di sviluppo finanziario (miliardi di euro, s.d.i.) 
Tab. 5.13. Imprese interessate a un maggiore indebitamento (valori %) 
Tab. 5.14. Crediti in sofferenza, per settore di attività economica 
 

6. LA NECESSITÀ DI UNA POLITICA DI SVILUPPO IN EUROPA E IN ITALIA : IL RILANCIO 

DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI         38 
Tab. 6.1. Tassazione sul lavoro e sui redditi di impresa, aliquote implicite in % 
Tab. 6.2. Programmazione e attuazione del FSC 2007-2013 
Tab. 6.3. Quadro Finanziario Unico. La spesa in conto capitale della P.A. in Italia dal 2000 al 2015 
(valori in miliardi di euro costanti 2010) 
Tab. 6.4. Fondi strutturali 2007-2013: attuazione fisica e finanziaria, progetti conclusi per priorità del 
QSN 2007-2013 al 30 aprile 2016  
Tab. 6.5. Il Piano delle Condizionalità ex ante nella programmazione 
Tab. 6.6. Il Masterplan per fonte di finanziamento (valori in milioni di euro). Situazione al settembre 2016 
Tab. 6.7. Il Masterplan per aree di intervento e fonte di finanziamento (valori in milioni di euro). Situazione 
al settembre 2016  
Tab. 6.8. Dotazione di infrastrutture stradali e ferroviarie, ultimo dato disponibile (indici: Italia=100) 
Fig. 6.1. Andamento della spesa in opere pubbliche 1970-2015 (milioni di euro, valori costanti) 
Tab. 6.9. Spesa in conto capitale destinata al Mezzogiorno dai grandi investitori nazionali (anni 2000-
2013, % su Italia) 
Tab. 6.10. Valore dei moltiplicatori di impatto (nell'anno) e cumulati (a cinque anni) per il Mezzogiorno e 
il Centro-Nord 
 

7. LA STRATEGIA E I DRIVER DELLO SVILUPPO       46 
Tab. 7.1. Short Sea Shipping (SSS) di merci per paese a tipologia di cargo nel 2014 (milioni di tonnellate) 
Tab. 7.2. Popolazione residente nelle Città metropolitane negli anni dal 2002 al 2016 (valori assoluti in migliaia)  
Tab. 7.3 Saldo migratorio totale nelle Città metropolitane (valori assoluti) 
Tab. 7.4. Città metropolitane. La dinamica del valore aggiunto del totale economia nel periodo 2001-2013 (miliardi di 
euro, s.d.i.) 
Tab. 7.5. PON Metro: dotazione finanziaria per Asse 
Tab. 7.6. Due eccellenze italiane: Crescentino e  Matrica 
Fig. 7.1. Siti produttivi e di Ricerca impegnati nel biorefining 
Tab. 7.7. Matera 2019 e il Patto per la Basilicata (milioni di euro) 
Tab. 7.8. Risorse destinate a Matera 2019 con la Legge di Stabilità 2016 (milioni di euro)  



4 

 

1. LA RIPARTENZA DEL MEZZOGIORNO E LE PERSISTENTI FRAGILITÀ 
 

 

Tab. 1.1. Tassi di crescita annuali e cumulati del prodotto interno lordo  in termini reali (%) (a) 

Paesi 
1996-
2000 

2001-
2007 

2008-
2014 

2014 2015 
2008-
2015 

2001-
2015 

1996-
2015 

Mezzogiorno 10,5 4,5 -13,2 -1,2 1,0 -12,3 -8,3 1,3 
Centro-Nord 10,3 9,7 -7,8 -0,1 0,7 -7,1 1,9 12,5 
Italia 10,4 8,5 -9,0 -0,3 0,8 -8,3 -0,6 9,8 

        
Unione Europea (28 paesi) 15,4 17,0 0,9 1,4 2,0 2,9 20,3 38,8 
Area dell'Euro (18 paesi) 14,8 14,7 -0,9 0,9 1,7 0,8 15,6 32,7 
Area non Euro 18,3 23,9 6,1 2,7 2,8 9,0 35,1 59,8 
Germania 10,0 10,2 5,3 1,6 1,7 7,1 18,0 29,7 
Spagna 22,2 27,7 -6,3 1,4 3,2 -3,3 23,5 50,9 
Francia 15,4 13,8 2,6 0,6 1,3 3,9 18,2 36,5 
Grecia 19,6 32,0 -26,0 0,7 -0,2 -26,2 -2,5 16,6 
                  

(a) Valori concatenati, anno di riferimento 2010. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EUROSTAT, ISTAT e stime SVIMEZ. 

 

 

 

 

Tab. 1.2. Totale economia – Tassi di crescita annuali e cumulati della produttività del lavoro (a) 

Circoscrizioni e 
Paesi 

1996-2000 2001-2007 2014 2015 2008-2015 2001-2015 1996-2015 

       
Mezzogiorno 7,0 -2,6 -0,5 0,0 -4,7 -7,2 -0,7 
Centro-Nord  3,8 -1,3 -0,3 0,1 -4,8 -6,0 -2,5 
Italia 4,7 -1,4 -0,3 0,0 -4,5 -5,9 -1,4 

       
UE a 28 9,6 10,0 0,3 0,7 3,0 13,4 24,2 
Area Euro a 18 6,4 6,5 0,3 0,5 2,2 8,9 15,8 
Area non Euro -0,3 19,4 0,8 1,3 6,4 27,0 26,6 
Germania 5,3 10,9 0,6 0,7 -0,2 10,7 16,6 
Francia 6,6 8,0 0,4 0,7 2,8 11,0 18,3 
Spagna 0,5 0,0 0,5 0,3 12,7 12,7 13,3 
Grecia 14,1 16,8 0,2 -1,6 -9,9 5,3 20,1 
                

(a) Valori concatenati, anno di riferimento 2010. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, EUROSTAT e stime SVIMEZ. 
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Tab. 1.3. Prodotto interno lordo (variazioni % annue e cumulate) (a) 

Ripartizioni 
1996-
2000  

2001-
2007 

2008-
2014 

2014 2015 
2008-
2015  

2001-
2015 

1996-
2015  

        
Mezzogiorno 10,5 4,5 -13,2 -1,2 1,0 -12,3 -8,3 1,3 
Centro-Nord 10,3 9,7 -7,8 -0,1 0,7 -7,1 1,9 12,5 

- Nord-Ovest 9,1 8,7 -7,3 -0,9 0,8 -6,6 1,5 10,7 
- Nord-Est 13,0 9,2 -6,9 0,3 0,6 -6,4 2,2 15,5 
- Centro 9,6 11,9 -9,2 0,7 0,7 -8,6 2,3 12,1 

Italia 10,4 8,5 -9,0 -0,3 0,8 -8,3 -0,6 9,8 
                  

(a) Valori concatenati, anno di riferimento 2010. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ. 

 

 

 

 

Tab. 1.4. PIL per abitante del Mezzogiorno e sue componenti (indici: Centro-Nord=100) 

Anni 
Prodotto per abitante 

  Prodotto per 
occupato 

  
Occupati per 

abitante   
Euro correnti  (a)   (a) (b)   

        
1995 11.481,4 55,6 74,1 76,5 75,0 
2000 14.523,6 56,2 76,4 78,9 73,5 
2007 18.370,5 56,9 76,9 77,7 74,1 
2008 18.473,0 57,0 77,1 77,7 73,9 
2009 17.944,2 58,0 79,4 79,8 73,1 
2010 17.914,2 56,8 78,1 78,1 72,7 
2011 18.037,3 56,1 77,0 77,0 72,9 
2012 17.900,5 57,1 78,7 78,6 72,5 
2013 17.651,9 56,8 78,6 78,2 72,3 
2014 17.514,7 56,1 78,0 78,0 71,9 
2015 17.886,7 56,5 78,1 77,9 72,3 
                

(a) Valori correnti. 

(b) Valori concatenati, anno di riferimento 2010. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ. 
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Tab. 1.5. Tassi annui e cumulati di variazione % dei consumi finali interni (a) 

Categorie 2001-2007 2008-2014 2014 2015 2008-2015 
   

 
Mezzogiorno 

Spese per consumi finali famiglie 3,9 -12,6 -0,1 0,7 -12,0 
  Alimentari, bevande e tabacco 1,8 -14,7 -0,1 -0,1 -14,8 
  Vestiario e calzature -1,3 -16,7 -2,1 1,0 -15,9 
  Abitazioni e spese connesse 1,5 -2,2 -0,5 0,3 -1,8 
  Altri beni e servizi 6,4 -17,7 0,6 1,6 -16,4 
Spese per consumi finali AAPP e ISP  6,7 -7,0 -1,7 -0,6 -7,6 
  Totale 4,7 -11,0 -0,6 0,3 -10,7 
      

 
Centro-Nord 

Spese per consumi finali famiglie  6,2 -5,0 0,9 1,2 -3,9 
  Alimentari, bevande e tabacco 4,3 -10,2 0,5 0,2 -10,0 
  Vestiario e calzature 0,5 -4,4 1,3 1,6 -2,9 
  Abitazioni e spese connesse 4,7 -2,8 0,4 0,3 -2,5 
  Altri beni e servizi 7,5 -4,8 1,3 2,0 -2,8 
Spese per consumi finali AAPP e ISP  10,1 -0,1 -0,6 -0,6 -0,7 
  Totale 7,1 -3,9 0,5 0,8 -3,2 
            

(a) Valori concatenati, anno di riferimento 2010. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ. 

 

 

 

Tab. 1.6. Consumi delle famiglie per abitante nel Mezzogiorno  (Centro-Nord = 100) 

Anni 
Alimentari, 
bevande, 
tabacco 

Vestiario e 
calzature 

Abitazione e 
spese 

connesse 

Altri beni e 
servizi 

Totale 

      

Valori concatenati, anno di riferimento 2010 

1995 92,0 79,5 76,9 60,7 72,4 
2000 93,4 83,7 66,2 61,5 70,1 
2007 95,0 85,7 66,9 63,5 71,5 
2008 94,5 87,2 67,7 63,0 71,4 
2009 93,4 86,3 67,9 61,2 70,3 
2010 94,1 83,3 68,3 59,9 69,6 
2011 94,5 82,1 68,5 58,4 68,9 
2012 93,9 79,4 69,4 57,4 68,5 
2013 93,7 79,8 70,1 57,0 68,5 
2014 93,4 77,3 69,7 56,8 68,1 
2015 93,2 77,0 69,8 56,6 67,9 

     
Valori correnti 

2015 92,6 78,0 69,8 57,1 68,1 
            

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ.  
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Tab. 1.7. Gli investimenti nei settori (tassi annui e cumulati di variazione %) (a) 

Branche 2001-2007 2008-2014 2014 2015 2008-2015 

      

 
Mezzogiorno 

Agricoltura, silv e pesca 0,4 -56,5 -10,8 9,5 -52,3 
Industria -2,9 -42,7 -11,4 -0,7 -43,1 

In senso stretto -4,5 -42,6 -12,7 -1,6 -43,5 
Costruzioni 8,9 -43,2 -1,8 5,4 -40,1 

Servizi 20,6 -39,9 -5,2 0,9 -39,4 
Totale 13,3 -41,4 -6,8 0,8 -40,9 
      

 
Centro-Nord 

Agricoltura, silv e pesca 9,1 -28,5 -4,6 -2,1 -30 
Industria 19,7 -27,8 -2,4 1,8 -26,5 

In senso stretto 18,4 -24,5 -2,2 1,7 -23,3 
Costruzioni 31,9 -55,4 -5,3 2,9 -54,2 

Servizi 16,9 -26,1 -2,4 0,6 -25,7 
Totale 17,4 -26,7 -2,5 0,8 -26,1 
            

(a) Valori concatenati, anno di riferimento 2010. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ. 

 

 

 

Tab. 1.8. Variazioni annue e cumulate % del valore aggiunto per settore e ripartizione (a) 

  2001-2007 2008-2014 2014 2015 2008-2015  
2008-2014 2015 

Contributi dei settori alla 
variazione complessiva 

        

 
Mezzogiorno 

Agricoltura, silv. e pesca -5,7 -11,7 -6,1 7,3 -5,3 -0,38 0,24 
Industria 3,9 -32 -2,9 -0,3 -32,2 -6,84 -0,05 

In senso stretto  2 -30,3 -2,7 -0,9 -31 -4,41 -0,11 
   Ind. Manifatturiera 5,8 -33,8 -2,3 1,9 -32,5 -3,65 0,15 
   Ind. non manifatturiera -7,8 -20,3 -3,7 -7,7 -26,4 -0,75 -0,26 

Costruzioni 
10,2 -35,3 -3,3 1,1 -34,6 -2,42 0,05 

Servizi 5,1 -6,7 -0,4 0,8 -6 -5,05 0,62 
Totale economia 4,4 -12,3 -1,1 0,8 -11,6 -12,31 0,83 
       

 Centro-Nord 
Agricoltura, silv. e pesca -4,9 5,2 0,2 1,6 6,8 0,07 0,03 
Industria 10 -17,1 -1,3 1,1 -16,2 -4,83 0,28 

In senso stretto 7,5 -13,5 -0,4 1,7 -12,1 -3,01 0,35 
   Ind. Manifatturiera 7,5 -13,3 -0,1 1,4 -12 -2,58 0,26 
   Ind. non manifatturiera 7,4 -15,6 -2,3 3,7 -12,5 -0,43 0,09 
Costruzioni 23,5 -29,7 -5 -1,3 -30,6 -1,79 -0,06 

Servizi 9,9 -3 0,6 0,3 -2,7 -2,13 0,22 
Totale economia 9,6 -6,8 0,1 0,5 -6,3 -6,84 0,54 
                

(a) Valori concatenati, anno di riferimento 2010. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ.  
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Tab. 1.9. Valore aggiunto per occupato nel Mezzogiorno (indici: Centro-Nord = 100) 

  2001 2007 2009 2013 2014 2015 

       
Agricoltura, silv. e pesca 51,0 53,9 53,8 49,8 50,8 51,9 
Industria 81,6 75,0 78,5 72,9 71,9 71,1 

In senso stretto  85,8 81,2 83,7 74,5 73,2 72,4 
   ind. manifatturiera 76,3 73,6 74,9 65,5 65,1 65,9 
Costruzioni  76,4 70,1 75,3 80,0 79,9 79,9 

Servizi  82,7 82,6 83,3 83,1 83,0 83,2 
Totale economia 79,2 78,0 80,2 78,5 78,3 78,2 
              

(a) Valori concatenati, anno di riferimento 2010. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ. 

 

 

 

 

Tab. 1.10. Variazione del PIL nelle regioni italiane (tassi annui e cumulati di variazione %) (a)  

Regioni 2014 2015 
2001-
2007  

2008-
2014  

2008-
2015 

  Regioni 2014 2015 
2001-
2007  

2008-
2014  

2008-
2015 

             
   

Cum. Cum. Cum.     
Cum. Cum. Cum. 

Piemonte -1,6 0,9 7,9 -12,6 -11,9  Abruzzo -2,0 2,5 4,2 -7,7 -5,4 
Valle d'Aosta 1,3 -1,0 7,3 -4,6 -5,5  Molise 0,7 2,9 5,0 -18,7 -16,3 
Lombardia -0,8 0,8 9,5 -4,4 -3,6  Campania -1,7 0,2 5,4 -16,2 -16,0 
Trentino Alto Adige -0,3 0,6 7,5 2,8 3,3  Puglia -1,0 0,2 2,1 -11,6 -11,4 
Veneto 0,5 0,7 9,2 -8,8 -8,2  Basilicata 0,5 5,5 -0,5 -12,8 -8,0 
Friuli  Venezia Giulia -0,3 -0,2 6,7 -12,1 -12,3  Calabria -0,3 1,1 3,6 -14,1 -13,1 
Liguria 0,5 0,9 4,9 -13,9 -13,1  Sicilia -1,3 1,5 5,8 -13,1 -11,8 
Emilia-Romagna 0,4 0,6 10,3 -6,1 -5,5  Sardegna -1,0 0,2 6,7 -10,1 -9,9 
Toscana 0,2 1,0 8,1 -6,5 -5,6 
Umbria -1,4 2,4 6,1 -15,0 -13,0  Mezzogiorno -1,2 1,0 4,5 -13,2 -12,3 
Marche 1,9 1,0 12,3 -12,9 -12,1  Centro -Nord -0,1 0,7 9,7 -7,8 -7,1 
Lazio 1,0 0,2 14,9 -9,3 -9,0   - Nord-Ovest -0,9 0,8 8,7 -7,3 -6,6 

        - Nord-Est 0,3 0,6 9,2 -6,9 -6,4 

        - Centro 0,7 0,7 11,9 -9,2 -8,6 

       Italia -0,3 0,8 8,5 -9,0 -8,3 
                          

(a) Valori concatenati, anno di riferimento 2010. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ. 
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Tab. 1.11. Prodotto interno lordo pro capite nelle regioni italiane 

Regioni 
2015 
(euro) 

Indici: Italia = 100 (a) 
 Regioni 

2015 
(euro) 

Indici: Italia = 100 (a) 
2001 2007 2015 2001 2007 2015 

           
Piemonte 28.402 109,1 108,7 105,4  Abruzzo 24.057 87,4 84,3 89,3 

Valle d'Aosta 36.720 129,9 129,2 136,3  Molise 20.333 76,0 79,2 75,5 

Lombardia 35.421 131,9 128,6 131,4  Campania 17.077 66,6 66,4 63,4 

Trentino A.A. 37.561 131,7 128,3 139,4  Puglia 16.973 64,8 63,6 63,0 

Veneto 30.710 114,1 112,7 114,0  Basilicata 19.807 71,3 71,2 73,5 

Friuli  V.G. 28.574 108,8 108,6 106,0  Calabria 16.659 59,8 61,4 61,8 

Liguria 29.908 109,5 111,0 111,0  Sicilia 17.358 64,3 65,3 64,4 

Emilia-Romagna 33.217 123,1 122,1 123,3  Sardegna 19.995 71,4 72,9 74,2 

Toscana 29.556 106,5 105,8 109,7  Mezzogiorno 17.886 67,0 67,1 66,4 

Umbria 24.450 97,8 95,2 90,7  Centro - Nord 31.659 118,5 117,8 117,5 

Marche 25.837 96,0 99,0 95,9  - Nord-Ovest 32.970 123,1 121,3 122,4 

Lazio 31.229 123,4 125,9 115,9  - Nord-Est 32.064 118,4 117,2 119,0 

      - Centro 29.518 112,4 113,6 109,5 

      Italia 26.946 100,0 100,0 100,0 
                      

(a) Valori correnti. 

Fonte: Elaborazoni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ. 
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Tab. 1.12. Tassi di crescita del PIL pro capite in PPA nel periodo 2001-2014,  per Paese e area di intervento 
comunitario (a) (valori cumulati) 

Paesi 
Aree di 
intervento 

2001-
2007 

2008-
2014 

2001-
2014 

  Paesi 
Aree di 
intervento 

2001-
2007 

2008-
2014 

2001-
2014 

           
UE a 28 Comp 29,0 4,5 34,9  Nuovi Paesi UE (13) Comp 69,0 13,7 92,1 

Conv 46,3 12,5 64,6 Conv 56,4 20,4 88,3 
Totale 31,8 6,0 39,7 Totale 59,3 18,8 89,2 

Area Euro 18 Comp 28,3 2,0 30,8 Area Euro Comp 64,0 6,7 75,0 
Conv 38,8 2,3 42,0 Conv 77,0 15,5 104,3 
Totale 29,8 2,0 32,4 Totale 70,2 11,1 89,0 

Area Non Euro Comp 30,4 2,7 34,0 Cipro Comp 43,3 -13,2 24,4 
Conv 51,1 19,4 80,4 Estonia Conv 110,7 18,1 148,8 
Totale 36,0 7,7 46,5 Lettonia Conv 116,9 13,6 146,5 

UE a 15 Comp 27,6 4,1 32,9 Slovenia Comp 48,1 -1,5 45,9 
Conv 31,4 -1,3 29,6 Conv 39,7 2,7 43,5 
Totale 27,9 3,7 32,7 Totale 44,6 0,2 44,9 

Austria Comp 25,0 12,1 40,1 Slovacchia Comp 95,7 24,6 143,8 
Belgio Comp 20,9 9,3 32,1 Conv 73,8 20,5 109,4 
Germania Comp 28,9 13,8 46,7 Totale 83,9 22,5 125,3 
Danimarca Comp 20,9 10,0 32,9 Area Non Euro Comp 73,2 19,2 106,4 
Grecia Comp 41,4 -15,5 19,5 Conv 53,5 21,2 86,1 

Conv 35,7 -17,3 12,2 Totale 56,6 20,9 89,2 
Totale 37,9 -16,6 15,0 Bulgaria Conv 80,3 19,0 114,4 

Spagna Comp 39,3 -5,6 31,5 Repubblica Ceca Comp 69,1 1,1 70,9 
Conv 49,2 -3,4 44,2 Conv 47,1 8,9 60,1 
Totale 39,8 -5,5 32,1 Totale 52,4 6,8 62,7 

Finlandia Comp 30,7 1,0 32,0 Croazia Conv 64,4 1,6 67,0 
Francia Comp 21,6 4,5 27,0 Ungheria Comp 61,1 13,0 82,1 

Conv 37,0 14,6 56,9 Conv 38,0 20,7 66,5 
Totale 24,2 6,4 32,1 Totale 43,5 18,6 70,3 

Irlanda Comp 48,5 -4,0 42,6 Lituania Conv 105,3 32,1 171,1 
Italia Comp 16,4 -2,1 14,0 Polonia Comp 50,4 40,6 111,3 

Conv 17,7 -4,1 12,9 Conv 47,5 32,7 95,7 
Totale 16,6 -2,4 13,8 Totale 47,8 33,5 97,3 

Lussemburgo Comp 36,7 8,8 48,7 Romania Comp 131,2 41,3 226,6 
Olanda Comp 30,5 2,0 33,1 Conv 65,1 22,5 102,4 
Portogallo Comp 36,6 0,4 37,1 Totale 76,1 26,6 123,0 

Conv 34,2 6,2 42,6 
Totale 35,2 3,8 40,4 

Svezia Comp 28,4 1,9 30,9 
Regno Unito Comp 28,2 -0,2 28,0 

Conv 34,3 -1,7 32,0 
Totale 28,4 -0,2 28,2 

          

(a) Le definizioni di regioni della competitività e della convergenza è aggiornata ai sensi della Decisione di esecuzione 
della Commissione notificata con il numero C(2014) 974 del 18 febbraio 2014, che ridefinisce le aree obiettivo per il 
periodo di programmazione 2014-2020. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EUROSTAT. 
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Tab. 1.13. Indice di competitività regionale (RCI) e sub-indici Basic, Efficiency e Innovation nelle regioni italiane 
(UE=0) 

Regioni 
Basic Efficiency Innovation RCI 

Indice 
Gradua-

toria 
Indice 

Gradua-
toria 

Indice 
Gradua-

toria 
Indice 

Gradua-
toria 

         
Lombardia -0,09 139 0,11 111 -0,09 134 0,01 128 
Emilia Romagna -0,23 172 0,09 116 -0,30 155 -0,09 141 
Lazio -0,26 175 -0,16 145 0,03 118 -0,13 143 
Provincia auton. di Trento -0,19 160 -0,04 127 -0,34 161 -0,16 145 
Liguria -0,21 164 -0,12 138 -0,22 150 -0,17 146 
Piemonte -0,17 155 -0,18 150 -0,25 153 -0,20 152 
Friuli Venezia Giulia -0,27 178 -0,17 149 -0,27 154 -0,22 157 
Veneto -0,21 166 -0,15 143 -0,46 170 -0,26 158 
Toscana -0,28 180 -0,23 155 -0,32 156 -0,27 160 
Umbria -0,30 184 -0,23 154 -0,56 178 -0,34 167 
Provincia auton. di Bolzano -0,23 171 -0,25 159 -0,61 183 -0,36 173 
Marche -0,36 191 -0,36 172 -0,59 181 -0,42 177 
Valle d'Aosta -0,27 179 -0,34 169 -0,71 197 -0,44 178 
Abruzzo -0,43 200 -0,47 181 -0,73 200 -0,52 187 
Molise -0,49 215 -0,59 193 -0,93 225 -0,64 201 
Campania -0,50 217 -1,00 224 -0,56 178 -0,76 217 
Sardegna -0,55 220 -1,01 227 -0,68 194 -0,81 222 
Basilicata -0,52 218 -1,02 228 -0,95 226 -0,85 227 
Puglia -0,52 219 -1,14 236 -0,79 207 -0,88 232 
Calabria -0,61 226 -1,11 235 -0,85 214 -0,91 233 
Sicilia -0,58 224 -1,28 246 -0,75 202 -0,96 235 
                  

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Commissione Europea. 

 

 

Tab 1.14. Previsioni per alcune variabili macroeconomiche, circoscrizioni  e Italia, variazioni  %, s.d.i. (al 15 
luglio 2017) 

 
Mezzogiorno 

 
Centro-Nord 

 
Italia 

  2015 2016 2017   2015 2016 2017   
2015 
(a) 

2016 2017 

            
PIL 1,0 0,3 0,9 

 
0,7 0,9 1,1 

 
0,8 0,8 1,0 

Consumi totali 0,3 0,3 0,6 
 

0,8 0,6 0,5 
 

0,6 0,5 0,5 
Consumi delle famiglie sul 
territorio 

0,7 0,7 1,1 
 

1,2 0,6 0,7 
 

1,1 0,6 0,8 

Esportazione di beni (b) 9,8 1,7 3,6 
 

3,8 3,6 3,8 
 

4,3 3,4 3,8 
Investimenti totali 0,8 0,6 1,8 

 
0,8 2,0 2,1 

 
0,8 1,7 2,0 

- Investimenti in macchine, 
attrezzature, mezzi di trasporto 

3,2 1,6 1,8 
 

2,0 2,4 2,5 
 

2,2 2,1 2,2 

- Investimenti in costruzioni -0,4 0,0 1,7 
 

-0,5 1,5 1,6 
 

-0,5 0,9 1,6 
Reddito disponibile delle famiglie 
(nominale) 

0,9 0,9 0,8 
 

1,0 1,1 0,8 
 

0,9 0,9 0,8 

Occupazione totale (unità di 
lavoro) 

0,8 0,2 0,3 
 

0,4 0,3 0,4 
 

0,6 0,3 0,4 

Tasso di disoccupazione 19,4 20,1 20,4 
 

8,8 8,7 8,6 
 

11,9 12,2 12,4 
            

(a) ISTAT - (b) Al netto dei prodotti petroliferi, a prezzi correnti  

Fonte: Per il 2015 per l’Italia ISTAT; per il Centro-Nord e MEzzogiorno valutazioni SVIMEZ. Per il 2016 e 2017 
previsioni SVIMEZ. 
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Tab. 1.15. Aggiornamento previsioni per alcune variabili 
macroeconomiche (variazioni %) 

  Mezzogiorno Centro-Nord Italia 

Luglio 2016 

PIL 0,3 0,9 0,8 

Consumi finali interni 0,3 0,6 0,5 

Novembre 2016 

PIL 0,5 0,9 0,8 

Consumi finali interni 0,4 0,6 0,5 

2017 

PIL 0,9 1,1 1,0 

Consumi finali interni 0,6 0,5 0,5 
        

Fonte: SVIMEZ 
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2. IL MERCATO DEL LAVORO TRA RIPARTENZA E CRITICITÀ STRUTTURALI 

 

 

Fig. 2.1. Andamento dell’occupazione nelle due circoscrizioni (dati trimestrali destagionalizzati T4 2008=100) 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro. 

 

 

Tab. 2.1. Occupati, disoccupati e forze di lavoro 

Aggregati 

Media annua (migliaia 
di unità)   

Var. % sull'anno 
precedente   

Variazioni % cumulate 

2008 2014 2015 
  

2013 2014 2015 
  2001 -

2007 
2008 -
2014 

2001 -
2015     

      
Mezzogiorno 

Occupati 6.432  5.856  5.950  -4,1 -0,8 1,6 1,0 -9,0 -7,1 
Persone in cerca di occupazione 877  1.526  1.432  13,8 5,5 -6,1 -40,4 74,0 7,2 
Forze di lavoro  7.309  7.382  7.383  -1,1 0,5 0,0 -6,2 1,0 -4,6 

Centro-Nord 

Occupati 16.658  16.423  16.514  -0,7 0,8 0,6 5,6 -1,4 6,1 
Persone in cerca di occupazione 788  1.710  1.601  29,9 5,4 -6,4 -18,2 117,1 91,3 
Forze di lavoro  17.446  18.133  18.115  0,5 1,2 -0,1 4,4 3,9 10,5 

Italia 

Occupati 23.090  22.279 22.465 -1,7 0,4 0,8 4,2 -3,5 2,3 
Persone in cerca di occupazione 1.664  3.236 3.033 14,0 5,5 -6,3 -31,9 94,4 39,6 
Forze di lavoro  24.755  25.515 25.498 0,0 1,0 -0,1 1,0 3,1 5,6 
                        

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro. 
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Tab. 2.2. Occupati, per sesso, classe d'età e cittadinanza (anno 2015 e II trim 2016) 

Circoscrizioni Totale Maschi Femmine 15-34 35-49 50 ed oltre Stranieri Italiani 

Media 2014 - 2015. Variazioni assolute in migliaia 

Mezzogiorno 94,1 62,4 31,7 23,7 -18,1 88,5 24,6 69,5 
Centro-Nord 91,7 76,9 14,8 -51,1 -89,4 232,2 40,3 51,4 
Italia 185,8 139,3 46,5 -27,4 -107,5 320,7 64,9 120,9 

Variazioni % 
Mezzogiorno 1,6 1,7 1,5 1,8 -0,7 4,5 7,6 1,3 
Centro-Nord 0,6 0,8 0,2 -1,4 -1,2 4,5 2,0 0,4 
Italia 0,8 1,1 0,5 -0,5 -1,1 4,5 2,8 0,6 

Media 2015 - 2016 (primi 2 trimestri). Variazioni assolute in migliaia 
Mezzogiorno 107,8 96,7 11,2 51,3 -16,9 73,5 12,0 95,9 
Centro-Nord 232,8 123,0 109,8 85,3 -114,0 261,5 52,5 180,3 
Italia 340,6 219,7 121,0 136,6 -131,0 335,0 64,5 276,1 

Variazioni % 
Mezzogiorno 1,8 2,6 0,5 3,9 -0,7 3,6 3,5 1,7 
Centro-Nord 1,4 1,3 1,5 2,4 -1,5 4,9 2,7 1,2 
Italia 1,5 1,7 1,3 2,8 -1,3 4,6 2,8 1,4 
  

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro. 

 

 

Fig. 2.2. Andamento dell’occupazione nelle due circoscrizioni (dati trimestrali destagionalizzati T4 1992 = 100) 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro. 
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Tab. 2.3. Andamento degli occupati nel 2015 e tra il II trimestre 2015 e 2016 per settore di attività e area 
geografica (variazioni %) 

Regioni e 
circoscrizioni 

Agricol-
tura 

Industria   Servizi 

Totale In senso 
stretto 

Costru-
zioni 

Totale 
 Commercio, 

alberghi e 
ristoranti  

Altre 
attività 

dei 
servizi 

Totale 
  

          
Media 2014-2015 

Abruzzo 5,0 12,7 5,7 10,7 -7,5 -2,9 -4,4 0,6 
Molise -31,6 16,0 -18,0 5,6 3,0 3,8 3,6 1,4 
Campania 0,7 -2,7 2,5 -1,0 0,4 2,1 1,6 1,0 
Puglia 3,2 -8,5 11,1 -3,0 10,8 1,1 4,0 2,4 
Basilicata -2,1 8,1 -3,6 4,3 -3,1 6,9 3,9 3,5 
Calabria 1,3 -9,9 -1,8 -6,3 0,0 -1,1 -0,8 -1,4 
Sicilia 12,6 -0,4 4,2 1,5 6,5 -0,4 1,6 2,3 
Sardegna 19,7 -7,5 -15,8 -11,2 -3,0 9,0 5,2 3,1 

Mezzogiorno 5,5 -1,6 1,7 -0,5 2,7 1,5 1,8 1,6 
Centro-Nord 2,4 0,3 -2,1 -0,3 -0,1 1,2 0,8 0,6 
Italia 3,8 0,0 -1,1 -0,3 0,7 1,3 1,1 0,8 

Media 2015-2016 (primi 2 trimestri) 

Abruzzo 12,4 6,1 -15,7 -0,2 6,3 -0,2 1,6 1,6 
Molise 31,3 1,4 34,2 9,0 10,1 -3,4 0,7 4,4 
Campania -2,0 5,1 -5,2 1,5 5,0 3,9 4,2 3,4 
Puglia 22,8 8,0 -2,5 4,5 0,7 -4,6 -3,0 0,3 
Basilicata 16,9 5,3 -4,9 2,3 3,6 -2,4 -0,7 1,3 
Calabria 16,4 1,7 13,3 6,7 1,1 1,7 1,5 3,7 
Sicilia -4,0 -5,5 -3,2 -4,5 7,7 2,2 3,8 1,9 
Sardegna -14,9 6,0 -11,9 -1,5 0,8 -0,2 0,1 -1,4 

Mezzogiorno 5,8 3,9 -4,0 1,1 4,2 0,7 1,7 1,8 
Centro-Nord 6,6 0,1 -4,4 -0,9 1,6 2,5 2,2 1,4 
Italia 6,2 0,8 -4,3 -0,5 2,3 2,0 2,1 1,5 
                    

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 
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Fig. 2.4. Variazione  degli occupati dell'industria e dei servizi tra il 2014 ed il 2015 per branca di attività e area 
geografica (valori %)  

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro. 

 

Tab. 2.4. Andamento dell'occupazione 2008-2015 per grandi gruppi professionali (20-64 anni al 
netto delle forze armate) 

Gruppi professionali 
Valori assoluti in 

migliaia 
  Variazioni 2008-2015 

2008 2015   Assolute % 
      

Unione Europea (28 paesi) 

Cognitive altamente qualificate 83.319 87.161 3.841,9 4,6 
Impiegati commercio e servizi 51.335 55.779 4.443,4 8,7 
Manuali specializz./qualificate 56.491 47.945 -8.545,4 -15,1 
Elementari 20.218 19.081 -1.136,8 -5,6 
Totale 211.363 209.966 -1.396,9 -0,7 

Italia 

Cognitive altamente qualificate 8.923 7.780 -1.142,9 -12,8 
Impiegati commercio e serivizi 5.174 6.428 1.253,3 24,2 
Manuali specializz./qualificate 6.037 4.977 -1.060,8 -17,6 
Elementari 2.110 2.461 350,5 16,6 
Totale 22.245 21.645 -599,9 -2,7 

Mezzogiorno 

Cognitive altamente qualificate 2.306 1.875 -430,9 -18,7 
Impiegati commercio e servizi 1.460 1.905 445,2 30,5 
Manuali specializz./qualificate 1.623 1.257 -366,5 -22,6 
Elementari 784 818 34,1 4,3 
Totale 6.173 5.854 -318,2 -5,2 
            

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro ed EUROSTAT. 
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Tab. 2.5. Occupati, per carattere dell'occupazione e tipologia d'orario (anno 2015 e II trim 
2016) 

Circoscrizioni Totale 
Dipen-
denti 

Indipen-
denti 

Tempo 
deteri-
minato 

Tempo 
indeter-
minato 

Tempo 
pieno 

Tempo 
parziale 

 
              

Media 2014-2015. Variazioni assolute in migliaia 

Mezzogiorno 94,1 92,7 1,4 55,8 37,0 63,3 30,8 
Centro-Nord 91,7 114,7 -23,0 49,7 65,0 47,1 44,7 
Italia 185,8 207,5 -21,6 105,5 102,0 110,4 75,4 

Variazioni % 
Mezzogiorno 1,6 2,2 0,1 7,4 1,0 1,3 3,0 
Centro-Nord 0,6 0,9 -0,6 3,3 0,6 0,4 1,5 
Italia 0,8 1,2 -0,4 4,6 0,7 0,6 1,8 

Media 2015-2016 (primi 2 trimestri). Variazioni assolute in migliaia 

Mezzogiorno 107,8 118,8 -11,0 16,4 102,5 50,4 57,4 
Centro-Nord 232,8 242,8 -10,0 20,9 221,9 142,2 90,6 
Italia 340,6 361,6 -21,0 37,3 324,3 192,6 148,0 

Variazioni % 
Mezzogiorno 1,8 2,7 -0,7 2,2 2,8 1,0 5,5 
Centro-Nord 1,4 1,9 -0,3 1,4 2,0 1,1 2,9 
Italia 1,5 2,2 -0,4 1,6 2,2 1,1 3,6 
                

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro. 

 

 

Tab. 2.6. Andamento del lavoro accessorio per circoscrizione 2011-2015 

Circoscrizioni 
Variazioni assolute   Variazioni % 

2011 2012 2013 2014 2015   2012 2013 2014 2015 
           

Lavoratori percettori di voucher 2011-2015 

Mezzogiorno 32,4 75,3 134,5 236,8 341,7 
 

132,3 78,6 76,0 44,3 
Centro-Nord 183,8 291,1 483,1 780,4 1.038,3 

 
58,4 65,9 61,5 33,1 

Totale 216,2 366,5 617,6 1.017,2 1.380,0 
 

69,5 68,5 64,7 35,7 
          

Numero di voucher riscossi 

Mezzogiorno 1.473,8 2.741,5 5.262,2 10.524,9 15.795,0 
 

86,0 91,9 100,0 50,1 
Centro-Nord 13.397,9 19.950,8 31.075,7 53.353,4 72.186,8 

 
48,9 55,8 71,7 35,3 

Totale 14.871,7 22.692,3 36.338,0 63.878,3 87.981,8   52,6 60,1 75,8 37,7 
          

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati INPS. 
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Tab. 2.7. Andamento dell'occupazione giovanile (15-34 anni) in Europa e nei principali paesi e tasso di 
occupazione. Anni 2000-2015 

Paesi 
Variazioni assolute cumulate   Variazioni % medie anuue   Tasso d'occupazione 
2001-
2007 

2008-
2015 

2001-
2015   

2001-
2007 

2008-
2015 

2001-
2015   

2000 2008 2015 

          
Unione Europea 
(28 paesi) 

-269 -9.176 -9.445 
 

-0,1 -1,6 -0,9 
 

57,4 58,8 55,7 

Germania -1.180 333 -847 
 

-1,4 0,2 -0,5 
 

64,0 61,9 64,5 
Irlanda 189 -331 -143 

 
3,2 -4,7 -1,4 

 
64,0 64,2 53,9 

Grecia 18 -602 -584 
 

0,2 -5,9 -3,1 
 

50,2 53,3 39,1 
Spagna 1.620 -3.523 -1.903 

 
3,2 -6,3 -2,3 

 
52,7 61,0 45,3 

Francia 178 -493 -315 
 

0,3 -0,8 -0,3 
 

54,4 56,7 52,3 
Italia -1.227 -2.075 -3.302 

 
-2,3 -4,0 -3,3 

 
53,0 50,3 39,2 

Paesi Bassi -262 -179 -441 
 

-1,1 -0,8 -0,9 
 

78,4 79,1 71,9 
Austria -123 40 -82 

 
-1,2 0,2 -0,4 

 
69,9 68,8 67,8 

Portogallo -202 -509 -710 
 

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

63,0 61,2 51,6 
Regno Unito -199 492 293 

 
-0,3 0,5 0,2 

 
69,3 66,4 66,6 

Mezzogiorno -253 -643 -895 
 

-1,7 -4,5 -3,3 
 

36,5 35,8 27,4 
Centro-Nord -974 -1.432 -2.406 

 
-2,5 -3,9 -3,3 

 
63,6 59,8 46,7 

            

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EUROSTAT ed ISTAT.   

 

 

Fig. 2.6. Giovani (15-34 anni) in base alla condizione rispetto al sistema di istruzione/formazione e all'occupazione 
nell’Unione europea e nei principali paesi – Anno 2015 (composizioni %) 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EUROSTAT, Labour Force Survey. 
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Tab. 2.8. Tasso di occupazione dei giovani diplomati e laureati (20
hanno conseguito il titolo di studio da non più di

Circoscrizioni  
Diplomati

2015 2014-2015 
   

Mezzogiorno 33,8 7,6 
Centro-Nord 51,6 2,7 
Italia 45,1 4,5 

Mezzogiorno 17,7 -5,2 
Centro-Nord 45,7 2,5 
Italia 35,7 0,3 

Mezzogiorno 26,7 2,0 
Centro-Nord 49,0 2,5 
Italia 40,9 2,6 
      

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su microdati ISTAT RCFL.

 

 

Fig. 2.7. Composizione % per gruppi professionali dell'occupazione femminile (20
armate). Anno 2015 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EUROSTAT ed ISTAT.
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Diplomati Laureati 
2008-2015   2015 2014-2015 2008-2015

    
Maschi 

-11,1 41,8 8,2 -17,0 
-28,0 72,3 1,6 -12,2 
-19,5 61,9 4,4 -14,1 

Femmine 
-16,0 34,2 3,3 -12,8 
-21,8 66,4 5,5 -11,0 
-19,3 54,8 4,8 -12,0 

Maschi e femmine 
-13,4 37,1 5,2 -14,7 
-26,6 68,8 4,1 -10,6 
-19,5 57,6 4,7 -12,9 

          

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su microdati ISTAT RCFL. 
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Fig. 2.8. Tasso di proseguimento scuola-Università, per ripartizione territoriale di residenza 

 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e MIUR. 

 

 

Tab. 2.9. Tasso di variazione % degli immatricolati, per ripartizione territoriale 

Circoscrizioni 2000-2015 2005-2015 2010-2015 

    
Mezzogiorno -16,87 -31,95 -18,89 
Nord 2,62 -10,24 -2,27 
Centro -8,39 -20,46 -7,32 
Italia -8,02 -21,96 -10,40 
        

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e MIUR. 

 

 

Tab. 2.10. Distribuzione territoriale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università (miliardi di euro, 
a prezzi costanti 2005, e quote %) 

Circoscrizioni 
2008 

(milioni di 
euro) 

2008 
(quote%) 

2015 
(milioni di 

euro) 

2015 
(quote%) 

Variaz. ass. 
2008-2015 

Variazione % 
2008-2015 

       
Mezzogiorno 2.259,59 33,2 1.724,00 31,3 -535,6 -23,7 
Nord 2.701,98 39,7 2.318,87 42,1 -383,1 -14,2 
Centro 1.844,43 27,1 1.465,13 26,6 -379,3 -20,6 
Italia 6.806,00 100,0 5.508,00 100,0 -1.298,0 -19,1 
              

Fonte: M. Fiorentino, La questione meridionale dell'Università, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015. 
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3. LA PERSISTENTE EMERGENZA SOCIALE: CRISI DEMOGRAFICA E POVERTÀ 
 

 

Tab. 3.1. I flussi migratori calcolati in base ai cambi di 
residenza nel periodo 2002-2014 (migliaia di unità) 

Voci  Unità (%) 

Emigrati dal Mezzogiorno 1.627.188 

- di cui laureati 281.256 17,3 

- di cui giovani (15-34 anni) 843.367 51,8 

- di cui laureati 181.653 21,5 

Rientrati nel Mezzogiorno 973.601 

- di cui laureati 102.428 10,5 

- di cui giovani (15-34 anni) 365.188 37,5 

- di cui laureati 48.253 13,2 

Saldo migratorio netto -653.587 

- di cui laureati -178.828 27,4 

- di cui giovani (15-34 anni) -478.179 73,2 

- di cui laureati -133.400 27,9 
      

Fonte: Rapporto SVIMEZ 2016 sull’economia del Mezzogiorno. 

 

 

 

Tab. 3.2. Popolazione residente nel Mezzogiorno e nel 
Centro-Nord  (migliaia di unità) 

  Mezzogiorno Centro-Nord 

2001 20.516 36.480 
2015 20.843 39.822 
Variaz. 2001-2015 327 3.342 
Al netto degli 
stranieri -297 275 
      

Fonte: Rapporto SVIMEZ 2016 sull’economia del Mezzogiorno. 
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Fig. 3.1. Andamento delle nascite nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord dal 1862 al 2015 

 

Fonte: Rapporto SVIMEZ 2016 sull'economia del Mezzogiorno. 

 

Tab. 3.3. Numero medio di figli per donna (TFT) 

Circoscrizioni 1980 1990 2000 2015 

    
Mezzogiorno 2,20 1,71 1,35 1,30 
Centro-Nord 1,36 1,15 1,18 1,41 
Italia 1,68 1,36 1,26 1,37 
          

Fonte:Rapporto SVIMEZ 2016 sull'economia del Mezzogiorno. 

 

Tab. 3.4. Persone in condizione di povertà assoluta (2005-2015) 

Anni  
Mezzogiorno   Centro-Nord   Italia 

Persone povere 
(in migliaia) 

Incidenza di 
povertà (%) 

  
Persone povere 

(in migliaia) 
Incidenza di 
povertà (%) 

  
Persone povere 

(in migliaia) 
Incidenza di 
povertà (%) 

 
2005 1.021,4 5,0 889,8 2,4 1.911,2 3,3 
2006 781,1 3,8 879,2 2,3 1.660,3 2,9 
2007 786,5 3,8 1.002,0 2,7 1.788,6 3,1 
2008 1.073,2 5,2 1.040,0 2,7 2.113,2 3,6 
2009 1.234,3 6,0 1.084,2 2,8 2.318,5 3,9 
2010 995,8 4,8 1.475,9 3,8 2.471,7 4,2 
2011 1.269,2 6,1 1.383,2 3,6 2.652,4 4,4 
2012 1.521,3 7,3 2.030,7 5,2 3.552,1 5,9 
2013 2.207,2 10,6 2.213,0 5,6 4.420,2 7,3 
2014 1.866,0 9,0 2.235,3 5,6 4.102,0 6,8 
2015 2.084,0 10,0 2.514,0 6,3 4.598,0 7,6 
                  

Fonte: Rapporto SVIMEZ 2016 sull'economia del Mezzogiorno. 
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Fig. 3.2. Individui a rischio di povertà (a) nel 2014 (valori %) 

 

(a) linea di povertà: 60% della mediana del reddito equivalente della famiglia di appartenenza, inclusi i fitti imputati. 

Fonte: Rapporto SVIMEZ 2016 sull'economia del Mezzogiorno. 

 

 

Tab. 3.5. Percentuale di individui a rischio di povertà per classi di età. 
Anni 2014, 2007 

Classi di 
età 

2014   2007 
Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno 

Italia 
  

Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno 

Italia 

20-29 20,14 58,82 32,77 20,95 46,88 28,96 
30-39 16,75 43,94 24,76 12,52 39,15 20,86 
40-49 15,12 42,94 23,79 11,49 41,91 21,17 
50-59 10,5 36,70 19,33 7,62 32,06 15,81 
60-69 6,83 27,57 13,97 8,85 32,93 16,35 

                

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita. 

 

 

Tab. 3.6. Percentuale di occupati a rischio di povertà per grado di istruzione. Anni 2014, 2007 

Occupati 
2014   2007 

Centro-Nord Mezzogiorno Italia 
  

Centro-Nord Mezzogiorno Italia 

Occupati 7,01 24,09 11,66 5,67 24,88 11,11 
Con licenza media 10,08 37,78 18,36 8,12 35,75 16,78 
Con diploma di scuola 
superiore 6,69 19,92 10,43 4,86 17,13 8,27 
Con laurea 3,04 7,58 4,24 1,67 2,73 1,95 
                

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine sui redditi e le condizioni di vita. 



 

Fig. 3.3. Distribuzione degli individui per quinto di reddito equivalente della famiglia di appartenenza

Fonte: Rapporto SVIMEZ 2016 sull’economia del Mezzogiorno.

 

 

Fig. 3.4. Indicatori sintetici per dominio e indicatore complessivo 
Nord=100, anno 2014 o prossimi) 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati del Rapporto BES 
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Tab. 3.7. Indice di Progresso Sociale (SPI) e sub-indici dei bisogni essenziali, delle basi del benessere e 
dell'opportunità nelle regioni europee (a) (valori medi) 

Paesi 
Aree di 

intervento 
SPI 

Biso-
gni 

essen-
ziali 

Basi 
del 

benes-
sere 

Oppor-
tunità  

Paesi 
Aree di 

intervento 
SPI 

Biso-
gni 

essen-
ziali 

Basi 
del 

benes-
sere 

Oppor-
tunità 

             

UE a 28 Comp 69,8 82,4 65,0 62,8 
 

Nuovi Paesi 
UE (13) 

Comp 59,6 66,4 58,5 54,2 

 
Conv 54,5 63,6 55,8 45,1 

  
Conv 53,1 60,3 55,0 44,9 

 
Totale 64,9 76,4 62,1 57,1 

  
Totale 53,9 61,0 55,4 46,0 

Area Euro 18 Comp 69,0 82,7 64,6 60,8 
 

Area Euro (dei 
NMS) 

Comp 62,3 71,8 61,3 54,4 

 
Conv 57,1 70,6 57,7 44,7 

  
Conv 57,5 66,4 60,4 46,9 

 
Totale 67,1 80,8 63,5 58,3 

  
Totale 59,1 68,2 60,7 49,4 

Area Non 
Euro 

Comp 72,0 81,9 66,3 68,4 
 

Cipro Comp 57,3 69,4 52,5 50,8 

 
Conv 53,2 60,5 54,6 45,3 

 
Estonia Conv 63,0 65,6 67,1 56,6 

 
Totale 62,1 70,6 60,1 56,2 

 
Lettonia Conv 53,1 55,0 55,5 48,9 

UE a 15 Comp 70,3 83,2 65,3 63,2 
 

Slovenia Comp 68,3 77,6 68,0 59,8 

 
Conv 57,8 71,6 57,7 45,6 

  
Conv 63,9 77,4 64,4 51,1 

 
Totale 68,7 81,7 64,4 61,0 

  
Totale 66,1 77,5 66,2 55,5 

Austria Comp 71,3 86,5 65,1 63,3 
 

Slovacchia Comp 61,3 68,3 63,4 52,6 
Belgio Comp 69,6 82,1 63,6 63,9 

  
Conv 55,1 66,8 58,5 41,5 

Germania Comp 70,9 85,0 66,4 62,2 
  

Totale 56,6 67,1 59,7 44,3 

Danimarca Comp 79,8 87,4 72,9 79,5 
 

Area Non Euro 
(dei NMS) 

Comp 57,5 62,4 56,4 54,0 

Grecia Comp 54,8 70,6 52,8 43,0 
  

Conv 52,5 59,5 54,2 44,6 

 
Conv 55,5 69,7 54,7 43,7 

  
Totale 52,9 59,7 54,4 45,4 

 
Totale 55,3 69,9 54,2 43,5 

 
Bulgaria Conv 43,3 46,9 48,9 35,0 

Spagna Comp 66,0 79,8 63,2 56,0 
 

Repubblica 
Ceca 

Comp 64,4 73,9 60,3 59,5 

 
Conv 63,1 79,8 58,3 52,8 

  
Conv 59,1 72,6 59,1 46,9 

 
Totale 65,8 79,8 62,8 55,8 

  
Totale 59,7 72,8 59,2 48,5 

Finlandia Comp 79,3 84,6 73,6 79,9 
 

Croazia Conv 53,6 68,7 56,5 38,0 
Francia Comp 67,5 82,2 63,9 57,5 

 
Ungheria Comp 58,0 65,3 57,2 51,9 

 
Conv 62,0 74,0 70,0 44,4 

  
Conv 53,9 64,5 53,2 44,8 

 
Totale 66,1 80,1 65,4 54,2 

  
Totale 54,5 64,6 53,8 45,8 

Irlanda Comp 70,5 78,7 71,7 61,6 
 

Lituania Conv 57,6 58,2 61,3 53,4 
Italia Comp 59,7 76,9 56,2 48,0  

Polonia Comp 56,6 58,4 57,1 54,3 

 
Conv 50,8 64,2 51,8 38,0   

Conv 55,6 60,8 57,4 48,9 

 
Totale 57,2 73,4 55,0 45,2   

Totale 55,6 60,7 57,4 49,2 
Lussemburgo Comp 71,4 82,2 67,0 65,7 

 
Romania Comp 51,1 52,0 50,9 50,2 

Olanda Comp 77,6 89,7 70,0 73,7 
  

Conv 45,1 47,2 46,3 41,7 
Portogallo Comp 60,0 74,1 57,6 49,8 

  
Totale 45,8 47,8 46,9 42,8 

 
Conv 57,4 73,2 52,4 48,1 

       
 

Totale 58,3 73,5 54,1 48,7 
       

Svezia Comp 78,2 89,1 68,8 77,4 
       

Regno Unito Comp 71,1 81,8 66,0 66,0 
       

 
Conv 70,4 82,9 65,3 63,9 

       
 

Totale 71,0 81,9 65,9 65,8 
       

             

 

(a) Le definizioni di regioni della competitività e della convergenza è aggiornata ai sensi della Decisione di esecuzione 
della Commissione notificata con il numero C(2014) 974 del 18 febbraio 2014, che ridefinisce le aree obiettivo per il 
periodo di programmazione 2014-2020. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EUROSTAT.  
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4. LE PRECONDIZIONI DELLO SVILUPPO 

 

 

Fig. 4.1. Indice di qualità della Pubblica Amministrazione nelle regioni italiane  

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati di fonti varie. 
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5. L’ INDUSTRIA MERIDIONALE TRA STASI E RIPOSIZIONAMENTO 
 

 

Tab. 5.1. Tassi % di variazione annuali e cumulati del valore aggiunto del settore manifatturiero (a) 

 
2001-2007 2008-2014 2014 2015 2008-2015 

      

Mezzogiorno 5,8 -33,8 -2,3 1,9 -32,5 

Centro-Nord 7,5 -13,3 -0,1 1,4 -12,0 

Italia 7,2 -16,3 -0,4 1,5 -15,0 

UE a 28 17,4 -3,5 1,8 2,2 -1,4 

Area dell'Euro 18,5 -4,1 1,5 2,5 -1,7 

Area non dell'Euro 13,9 -1,5 2,6 1,2 -0,3 

Germania 19,5 3,3 2,3 1,7 5,1 

Francia 13,0 -3,4 -0,2 2,6 -0,8 

Regno Unito 0,3 -5,5 2,9 -0,3 -5,8 

Spagna 14,8 -17,8 2,2 3,7 -14,8 

Portogallo 2,7 -6,7 2,2 1,5 -5,2 

Grecia 21,6 -37,8 -6,7 -0,2 -37,9 

Repubblica Ceca 77,5 16,6 6,2 8,0 25,9 

Polonia 79,6 46,0 7,9 7,3 56,6 

(a) Valori concatenati, anno di riferimento 2010. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e previsioni SVIMEZ. 

 

 

Fig. 5.1. Andamento degli investimenti nell'industria in senso stretto (numeri indice: 1995=100) 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e previsioni SVIMEZ. 
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Tab. 5.2. Produzione e competitività dell'industria manifatturiera 

A) Tassi % di variazione 

 
2001-2007 2008-2014 2014 2015 2008-2015 

      

 
Mezzogiorno 

1. Valore aggiunto (a) 5,8 -33,8 -2,3 1,9 -32,5 

2. Unità di lavoro totali 3,5 -24,9 -2,4 -1,6 -26,1 

3. Valore aggiunto per unità di lavoro (1/2) 2,3 -11,8 0,1 3,5 -8,7 

4. Costo del lavoro per unità di lavoro dipendente (b) 21,4 6,5 2,8 2,9 9,7 

5. Costo del lavoro per unità di prodotto (4/3) 18,7 20,8 2,6 -0,5 20,1 
      

 
Centro-Nord 

1. Valore aggiunto (a) 7,5 -13,3 -0,1 1,4 -12,0 

2. Unità di lavoro totali -0,1 -13,1 -0,9 -0,8 -13,7 

3. Valore aggiunto per unità di lavoro (1/2) 7,6 -0,2 0,9 2,2 2,0 

4. Costo del lavoro per unità di lavoro dipendente (b) 22,2 14,4 2,5 3,0 17,8 

5. Costo del lavoro per unità di prodotto (4/3) 13,5 14,7 1,7 0,7 15,5 
      
      

      

B) Mezzogiorno in % del Centro-Nord 

 
2000 2007 2014 2015 

 
      
1. Valore aggiunto (a) 17,7 17,4 13,3 13,4 

 
2. Unità di lavoro totali 22,9 23,7 20,5 20,3 

 
3. Valore aggiunto per unità di lavoro (1/2) 77,4 73,6 65,1 65,9 

 
4. Costo del lavoro per unità di lavoro dipendente (b) 79,6 79,1 73,6 73,6 

 
5. Costo del lavoro per unità di prodotto (4/3) 102,8 107,5 113,2 111,7 

 
      

(a) Valori concatenati, anno di riferimento 2010. 

(b) Valori correnti. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e previsioni SVIMEZ. 

 

 

Tab. 5.3. Le determinanti della riduzione del numero di medie imprese (2008-2013) 

 
Italia Mezzogiorno 

Crescita della piccola dimensione 1.545 142 

Ritorno alla piccola dimensione -1.827 -178 

Crescita verso la grande dimensione -208 -18 

Ritorno dalla grande dimensione 133 10 

Acquisizione o perdita della proprietà italiana -22 -2 

Fallimenti o procedure concorsuali -368 -47 

Altri movimenti -85 -19 

   di cui: nuove costituzioni 66 6 

Saldo -832 -112 
      

Fonte: Fondazione Ugo La Malfa, Le imprese industriali del Mezzogiorno, 2015. 
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Tab. 5.4. Quota % delle PMI con crescita del fatturato maggiore del 5% e solvibilità finanziaria 

Settori Mezzogiorno Italia 
      

Industria 16,2 25,3 

Energia e Utility 10,7 13,7 

Servizi 9,9 14,6 

Agricoltura 5,6 10,5 

Costruzioni 5,4 9,3 
      

Fonte: Confindustria-Cerved, Rapporto PMI Mezzogiorno 2016. 

 

Tab. 5.5. Quanto partecipano alle GVC le imprese meridionali 

  
Mezzo- 
giorno 

Centro-
Nord 

Francia Germania Spagna 
Regno 
Unito 

Totale 

       
Totale imprese 408 2.613 2.973 2.935 2.832 2.067 13.828 
Two-way (%) 18,63 31,42 36,36 19,42 30,01 37,88 30,24 
Importatori finali (%) 2,21 1,19 5,05 4,26 5,58 5,81 4,29 
Export supplier (%) 19,12 26,18 12,61 12,54 9,92 9,53 14,34 
Chiuse (%) 42,65 23,73 28,49 42,32 34,89 27,58 32,12 
Partecipazione GVC (%) 39,95 58,78 54,02 36,22 45,52 53,22 48,86 
Two-way / Chiuse (%) 0,44 1,32 1,28 0,46 0,86 1,37 0,94 
                

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EU-EFIGE Bruegel-Unicredit. 

Tab. 5.6. Quozienti di Hoover per macroripartizione e settore nel 1971, 1996 e 2013 

Settori 
Mezzogiorno 

 
Centro-Nord 

 
Mezzogiorno 

Unità locali Addetti 
 

Unità locali Addetti 
 

Unità locali 
 

    

 
2013 

 
1971 1996 

Alimentari e bevande 1,80 1,83 
 

0,74 0,84 
 

0,59 1,76 
Tabacco 0,68 0,99 

 
1,11 1,00 

 
2,05 2,35 

Tessili 0,64 0,49 
 

1,12 1,10 
 

0,79 0,44 
Abbigliamento 0,88 1,23 

 
1,04 0,96 

 
1,40 1,08 

Cuoio e pelle 0,70 0,90 
 

1,10 1,02 
 

0,58 0,73 
Legno (escluso Mobili) 1,14 1,21 

 
0,95 0,96 

 
1,33 1,39 

Carta 0,87 0,87 
 

1,04 1,03 
 

0,39 0,75 
Stampa e editoria 1,06 0,96 

 
0,98 1,01 

 
0,68 0,92 

Coke e prodotti petroliferi 1,92 2,49 
 

0,70 0,72 
 

0,95 1,89 
Prod. chimici e farmac. 0,79 0,60 

 
1,07 1,08 

 
0,59 0,85 

Gomma e plastica 0,65 0,70 
 

1,11 1,06 
 

0,84 0,63 
Minerali non metalliferi 1,49 1,40 

 
0,84 0,92 

 
1,03 1,54 

Produzione di metalli 0,79 1,05 
 

1,07 0,99 
 

0,33 0,65 
Prod. in metallo (esc. macch.) 0,94 0,90 

 
1,02 1,02 

 
0,88 0,90 

Macchine, Inst. e ripar. 0,71 0,63 
 

1,09 1,07 
 

0,47 0,53 
Elettronica, ottica, medicale 0,50 0,87 

 
1,16 1,02 

 
0,34 0,77 

Appar. elettrici e domestici 0,44 0,47 
 

1,18 1,10 
 

0,41 0,85 
Autoveicoli 0,69 1,63 

 
1,10 0,88 

 
0,18 0,85 

Altri mezzi di trasporto 0,84 1,42 
 

1,05 0,92 
 

0,75 0,96 
Mobili, Altre manifatturiere 0,79 0,72 

 
1,07 1,05 

 
0,58 0,68 

                  

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ASIA-ISTAT. 
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Fig. 5.2. Esportazioni di manufatti, al netto dei derivati del petrolio (prezzi correnti; 2007=100) 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Banca d'Italia, ICE-Reprint e ISTAT. 

 

 

Fig. 5.3. Specializzazione delle esportazioni di manufatti del Mezzogiorno rispetto all'Italia per settori, esclusi i 
prodotti energetici raffinati; indice relativo simmetrico dei vantaggi comparati 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT.  
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Fig. 5.4. Aiuti di Stato in Italia e nell'Unione europea, in percentuale del PIL (industria e servizi, al netto degli 
interventi straordinari anti-crisi) 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati della Commissione europea. 

 

Tab. 5.7. Interventi nazionali (a) e delle Regioni (b). Agevolazioni/finanziamenti concessi e erogati, per ripartizione 
territoriale, nel periodo 2009-2014 (milioni di euro, s.d.i.) 

  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Media 
annua 

2009-2014 

Var. % 
2014 vs. 

2013 
        

Agevolazioni/finanziamenti concessi 

Mezzogiorno 1.062 1.182 1.127 1.390 1.359 2.566 1.448 88,8 

Centro-Nord 3.292 2.932 3.313 2.140 2.688 1.772 2.690 -34,1 
Non localizzabili 
territorialmente 

979 499 70 12 53 590 367 1.013,2 

Totale 5.333 4.614 4.510 3.542 4.100 4.927 4.504 20,2 

Totale al netto non 
localizzabili 

4.354 4.114 4.440 3.530 4.047 4.338 4.137 7,2 

Agevolazioni/finanziamenti erogati 

Mezzogiorno 2.179 1.188 1.420 1.113 1.162 1.495 1.426 28,7 

Centro-Nord 2.372 1.946 2.119 2.059 1.927 1.762 2.031 -8,6 
Non localizzabili 
territorialmente 

435 557 302 261 179 115 308 -35,8 

Totale 4.986 3.691 3.841 3.433 3.269 3.373 3.766 3,2 

Totale al netto non 
localizzabili 

4.551 3.134 3.539 3.172 3.089 3.257 3.457 5,4 

Quota % del Mezzogiorno sul totale al netto non localizzabili 
Investimenti 
agevolati 

13,3 15,4 15,8 24,6 22,9 39,0 
 

16,1 

Agevolazioni/finan
ziamenti concessi 

24,4 28,7 25,4 39,4 33,6 59,2 
 

25,6 

Agevolazioni/finan
ziamenti erogati 

47,9 37,9 40,1 35,1 37,6 45,9 
 

8,3 

                  

(a) Gestiti dalle Amministrazioni centrali. 

(b) Comprensivi degli interventi conferiti alle Regioni e di quelli dei POR. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati del Ministero dello Sviluppo Economico.  
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Tab. 5.8. Interventi nazionali (a) e delle Regioni (b). Agevolazioni concesse ed erogate, per ripartizione territoriale, 
nel periodo 2000-2014 (miliardi, s.d.i.) 

  2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2012-2014 vs. 2000-2002 

        

 
Valori assoluti (medie annue) 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

        

 
Agevolazioni concesse 

Mezzogiorno 5,4 5,2 5,1 1,1 1,8 -3,6 -67,1 

Centro-Nord 3,7 3,3 2,8 3,2 2,2 -1,5 -39,7 
Non 
localizzabili 

0,5 0,9 0,3 0,5 0,2 -0,3 -56,9 

Italia 9,5 9,4 8,3 4,8 4,2 -5,4 -56,1 
Quota % 
Mezzogiorno 

59,6 61,4 64,4 26,1 44,6 -15,0 .. 

        

 
Agevolazioni erogate 

Mezzogiorno 3,6 3,1 2,1 1,6 1,3 -2,3 -64,6 

Centro-Nord 2,3 2,6 2,0 2,1 1,9 -0,4 -17,9 
Non 
localizzabili 

0,6 0,7 0,3 0,4 0,2 -0,4 -70,9 

Italia 6,5 6,4 4,5 4,2 3,4 -3,2 -48,5 
Quota % 
Mezzogiorno 

60,4 54,9 51,6 42,6 39,6 -20,8 .. 
                

(a) Gestiti dalle Amministrazioni centrali. 

(b) Comprensivi degli interventi conferiti alle Regioni e di quelli nell'ambito della programmazione comunitaria dei 
POR. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Tab. 5.9. Quote % di accesso del Sud ai principali interventi di rilievo per la politica industriale (a) 

Interventi Periodo di riferimento Quota % del Sud  

   

Fondo di garanzia per le PMI 2007-2015 30,2(b) 

ACE 2011-2014 7,5 (c) 

Minibond 2012-2015 9,0 (d)  

Nuova Sabatini (macchinari; PMI) 2014-30 giugno 2016 10,0 (e) 

Fondo Italiano di Investimenti  per le PMI 2010-2015 4,0 (f) 

Fondo Strategico Italiano 2011-2015 0,0 

Contratti di rete 2010-2015 26,0 (g) 

Smart&Start Italia (start-up innovative) 2015 10,0 (h) 

Credito agevolato all'esportazione 2009-2014 1,3 (c) 

Inserimento nei mercati extra Ue 2009-2014 9,5 (c) 

Contratti di sviluppo 2012-giugno 2016 77,0 (c) 

Zone Franche Urbane 2013-luglio 2015 100,0 (c) 
      

(a) Gestiti dalle Amministrazioni centrali - (b) Garanzie concesse - (c) Agevolazioni concesse - (d) Numero di imprese 
che hanno emesso minibond - (e) Domande presentate - (f) Investimenti diretti - (g) Numero contratti di rete iscritti nel 
registro delle Camere di commercio - (h) Agevolazioni richieste. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su fonti diverse.  
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Tab. 5.10. Proposte SVIMEZ su alcune misure di primo intervento di politica industriale 

Interventi Finanziamento 
Legge 

di 
Bilancio 

Proposta SVIMEZ 

    
RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Credito di imposta per gli investimenti in R&S Nazionale X Introdurre una riserva per il Sud 

Creazione di "Competence Center" Nazionale X 
Introdurre una riserva per la 

creazione di questi centri nel Sud 

Agevolazioni per gli "Investimenti innovativi" (D.M. 
29 luglio 2013 ) 

PAC 
 

Rifinanziare (fondi esauriti) 

Proroga "Sabatini" Nazionale X 
Finanziare a tasso zero le imprese 

del Sud 
    

CRESCITA DELLE DIMENSIONI DI IMPRESA 

Fondo Italiano di Investimenti  per le PMI Nazionale 
 

Alleggerire i criteri di accesso per il 
Sud, oppure introdurre fondi 
nazionali, specifici per il Sud Fondo Strategico Italiano Nazionale 

 
    

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Piano per il Sud dell'ICE 
Fondi 

strutturali+cofinanz.  

Rifinanziare, potenziare ed 
estendere dalle regioni della 

Convergenza a tutte quelle del Sud 
    

ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

Contratti di sviluppo 
Fondi 

strutturali+cofinanz.  

Velocizzare la realizzazione degli 
accordi sottoscritti (criticità nelle 

erogazioni: dato a fine 2014 
dell'erogato sul concesso pari al 

14%) 

Zone Economiche Speciali (ZES) Introdurre le ZES nel Sud, con una 
legge nazionale 

        

 

 

Tab. 5.11. Investimenti e occupati nelle ZES polacche nel periodo 2005-2015 

Anni 
Investimenti totali 

(miliardi euro) 

Тasso annuale di 
crescita degli 

investimenti (%) 

Numero totale di 
posti di lavoro 

(migliaia) 

Тasso di crescita 
dei posti di lavoro 

(%) 

     2005 1,07 113,4 74,6 26,4 

2006 1,33 24,1 112,2 50,5 

2007 2,23 68,2 146,4 30,5 

2008 2,44 9,6 182,4 24,6 

2009 2,43 -0,3 210,5 15,5 

2010 2,27 -6,9 208,0 -1,2 

2011 1,52 -32,9 224,0 7,7 

2012 1,48 -2,8 240,8 7,5 

2013 1,41 -4,4 247,5 2,8 

2014 1,68 18,6 266,7 7,8 

2015 1,80 7,5 287,3 7,7 
          

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ sui dati pubblicati dal Governo polacco, sul sito: www.paiz.gov.pl  
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Tab. 5.12. Indici di sviluppo finanziario (miliardi di euro, s.d.i.) 

 
Sofferenze 

(SOF) 
Impieghi 

(IMP) 
PIL 

(IMP+ SOF) 
/PIL 

Depositi 
(DEP) 

(IMP+SOF) 
/DEP 

(IMP+SOF) 
/PIL  (a) 

(IMP+SOF) 
/DEP  (a) 

         

 
Mezzogiorno 

2005 13,9 180,1 345,3 0,56 147,5 1,31 58,2 73,3 

2006 14,0 203,5 360,2 0,60 154,5 1,41 59,5 77,8 

2007 13,7 221,1 370,9 0,63 160,4 1,46 59,6 77,1 

2008 11,6 227,5 374,0 0,64 167,4 1,43 59,0 80,7 

2009 15,0 241,2 364,0 0,70 174,1 1,47 62,0 88,2 

2010 19,2 266,0 364,3 0,78 171,6 1,66 66,0 89,3 

2011 26,3 292,1 369,9 0,86 244,9 1,30 62,8 56,4 

2012 29,6 284,7 363,6 0,86 254,9 1,23 62,7 58,2 

2013 34,1 275,3 357,5 0,87 262,4 1,18 64,3 58,6 

2014 37,6 274,6 355,0 0,88 273,1 1,14 66,1 58,9 

2015 42,4 274,3 373,4 0,85 287,1 1,10 63,5 69,1 
         

 
Centro-Nord 

2005 31,1 1.072,5 1.144,1 0,96 615,2 1,79 
  

2006 32,8 1.172,8 1.187,9 1,01 666,2 1,81 
  

2007 33,3 1.281,5 1.238,3 1,06 693,1 1,90 
  

2008 29,3 1.334,0 1.257,4 1,08 769,7 1,77 
  

2009 43,8 1.328,2 1.208,4 1,14 822,4 1,67 
  

2010 56,6 1.413,9 1.240,0 1,19 789,8 1,86 
  

2011 78,0 1.660,1 1.267,4 1,37 753,8 2,31 
  

2012 91,3 1.631,2 1.249,9 1,38 813,5 2,12 
  

2013 114,6 1.569,5 1.250,3 1,35 836,6 2,01 
  

2014 131,3 1.544,9 1.259,7 1,33 863,8 1,94 
  

2015 144,5 1.540,3 1.261,7 1,34 1.055,8 1,60 
  

         

(a) Valori percentuali; Centro-Nord = 100. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e Banca d'Italia. 
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Tab. 5.13. Imprese interessate a un maggiore indebitamento (valori %) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

     
Imprese manifatturiere 

     

 
Hanno fatto domanda di nuovi crediti anche a condizioni più onerose 

Mezzogiorno 32,9 36,7 30,7 31,7 35,5 

Centro-Nord 29,9 33,9 29,6 28,4 32,5 
     

 
Si sono viste negare in tutto o in parte le richieste di nuovi prestiti 

Mezzogiorno 14,1 15,4 11,8 10,1 8,9 

Centro-Nord 11,1 11,6 8,3 8,1 5,5 

     

Imprese edili 
     

 
Hanno fatto domanda di nuovi crediti anche a condizioni più onerose 

Mezzogiorno 45,8 38,8 36 41 37 

Centro-Nord 49,1 43,7 34,4 30,4 36,3 
     

 
Si sono viste negare in tutto o in parte le richieste di nuovi prestiti 

Mezzogiorno 21,8 19,9 13,2 12,9 20,2 

Centro-Nord 26,4 24,4 20,9 17,8 14,4 
            

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Banca d'Italia, Indagine sulle imprese industriali e dei servizi, 2016. 

 

 

Tab. 5.14. Crediti in sofferenza, per settore di attività economica 

 
Manifattura Costruzioni Servizi 

 
Manifattura Costruzioni Servizi 

        

 
Mezzogiorno 

 
Centro-Nord 

Tasso di ingresso in 
sofferenza, 
media 2009-2015 

5,46 6,46 4,00 
 

2,92 5,80 2,81 

Incidenza dei crediti 
in sofferenza sugli 
impieghi, media 
2013-2015 

33,20 37,92 25,05 
 

16,92 26,94 14,83 

 
Volume di crediti in sofferenza nel 2015, per il totale economia (valori assoluti, miliardi di euro) 

Mezzogiorno 42,5 Centro-Nord 144,5 
 

Italia 187,0 
 

        

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Banca d'Italia. 
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6. LA NECESSITÀ DI UNA POLITICA DI SVILUPPO IN EUROPA E IN ITALIA : IL RILANCIO 

DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 
 

Tab. 6.1. Tassazione sul lavoro e sui redditi di impresa, aliquote implicite in % (a) 

Stati membri 
Tassazione sul lavoro (b)   

Tassazione sui redditi 
da capitale delle 

imprese (c) 

2000 2012 
Posto in graduatoria 

nell'UE a 28 nel 2012 
  2000 2012 

       
Germania 39,1 37,8 11 ..  .. 
Spagna 30,5 33,5 16 28,8 17,8 
Francia 39,4 39,5 6 29,8 28,1 
Italia 42,1 42,8 2 18,3 25,9 
Bulgaria 38,1 24,5 27 ..  .. 
Repubblica Ceca 41,2 38,8 7 24,5 21,4 
Croazia .. 29,2 22 ..  .. 
Lituania 41,2 31,9 20 4,0 4,1 
Ungheria 41,4 39,8 5 34,0 10,6 
Polonia 33,6 33,9 15 37,1 13,0 
Romania 33,6 30,4 21 .. .. 
Media Area Euro 38,3 38,5 .. .. .. 
Media UE 36,3 36,1 .. .. .. 
              

(a) rapporto percentuale tra gettito e base imponibile calcolati su dati di contabilità nazionale. 

(b) Nella definizione adottata in ambito UE, le imposte sul lavoro comprendono le imposte sul lavoro dipendente, 
i contributi sociali, la quota di imposte e contributi pagati dai lavoratori autonomi e la componente Irap del costo 
del lavoro. La base imponibile è data dai salari e dalla parte dei redditi misti imputabile al lavoro. 

(c) L’imposizione sul capitale a carico delle imprese comprende le tasse sui redditi e i profitti delle imprese 
inclusi i guadagni in conto capitale. La base imponibile è data dalla somma di risultato netto di gestione delle 
imprese, interessi, rendite, dividendi e redditi da assicurazione ricevuti dalle imprese. 

Fonte: EUROSTAT (2014), Taxation trends in the European Union, pp. 256 e 259. 

 

Tab. 6.2. Programmazione e attuazione del FSC 2007-2013 (a) (b) 

Regione 

Programmazione   Attuazione 
Avanzamento 
FSC % (B/A) Valore 

Programma 
Assegnato 
FSC (A) 

Tagli e 
sanzioni 

  
Progetti 

Monitorati 
Costo 
Totale 

Costo 
Totale 
FSC 

Costo 
Realizzato 
FSC (B) 

          
Abruzzo 780,7 672,8 64,6 

 
1.237 851,6 589,2 136,5 20,3 

Basilicata 2.614,3 989,5 65,6 
 

470 1.039,0 795,5 84,4 8,5 
Calabria 4.774,9 1.086,7 138,9 

 
288 702,8 581,8 34,5 3,2 

Campania 5.410,2 2.768,2 287,0 
 

97 3.865,5 2.180,6 307,8 11,1 
Molise 2.287,0 965,4 63,2 

 
3.067 823,5 780,8 307,4 31,8 

Puglia 3.289,6 3.209,1 327,6 
 

291 1.878,8 1.132,6 483,7 15,1 
Sardegna 2.423,4 1.998,5 97,3 

 
336 2.294,2 1.888,6 224,7 11,2 

Sicilia 10.954,0 2.914,3 1.655,2 
 

324 2.702,2 1.107,8 81,7 2,8 
          

Mezzogiorno 
32.534,1 14.604,5 2.699,4 

 
6.110 14.157,7 9.056,9 1.660,7 11,4 

Centro-Nord 6.320,2 3.891,8 1.323,6 
 

9.558 5.443,7 3.060,2 1.266,6 32,5 
                    

(a) L'Assegnato FSC include una quota minimale di risorse del FAS 2000-2006 attratte nel FSC 2007-2013. 
(b) I dati sono riferiti al monitoraggio consolidato del 31/12/15. 
Fonte: ACT: ACFAS. 
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Tab. 6.3. Quadro Finanziario Unico. La spesa in conto capitale della P.A. in Italia dal 2000 al 2015 (valori in miliardi di euro costanti 2010)  

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 
(a) 

  Mezzogiorno 
Spesa in conto capitale al netto delle partite 
finanziarie 

22,9 25,0 24,3 22,6 22,7 21,1 21,2 20,9 21,0 22,1 18,0 17,7 15,4 14,0 13,2 15,5 

Spesa in conto capitale in rapporto al PIL (%) 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 
                                  
-Risorse ordinarie 11,3 8,7 12,3 11,6 10,7 9,6 9,2 8,6 10,3 11,7 10,1 8,7 7,8 5,9 6,3 5,1 
-Risorse aggiuntive 11,6 16,3 12,0 11,0 12,0 11,5 12,0 12,3 10,7 10,4 7,9 9,0 7,6 8,1 6,9 10,4 

-Fondi strutturali UE al netto formazione 3,0 5,0 2,3 3,3 3,6 3,6 3,5 3,7 3,3 3,8 2,4 3,6 3,1 3,5 3,5 6,1 
-Cofinanziamento al netto formazione 2,5 4,4 2,2 2,9 3,2 3,2 3,1 3,3 2,9 2,4 1,4 1,8 1,7 1,9 2,0 3,0 
-Risorse aree sottoutilizzate 6,1 6,9 7,5 4,8 5,2 4,7 5,4 5,3 4,5 4,2 4,1 3,6 2,8 2,7 1,4 1,3 

  Italia 
Spesa in conto capitale al netto delle partite 
finanziarie 

57,3 60,4 61,1 59,7 61,3 57,0 57,1 59,8 61,6 62,1 53,4 48,8 44,0 40,5 35,5 37,6 

Spesa in conto capitale in rapporto al PIL (%) 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 3,4 3,5 3,7 3,9 3,3 3,0 2,8 2,6 2,3 2,4 
                                  
-Risorse ordinarie 42,5 41,1 47,0 45,7 46,3 42,4 42,2 44,8 48,7 48,3 42,3 36,4 33,0 28,9 25,9 23,8 
-Risorse aggiuntive 14,8 19,3 14,1 14,0 15,0 14,6 14,9 15,0 12,9 13,8 11,1 12,4 11,0 11,6 9,6 13,8 

-Fondi strutturali UE al netto formazione 4,0 5,9 2,7 4,2 4,5 4,6 4,3 4,5 3,9 4,6 3,2 4,5 4,1 4,6 4,5 7,5 
-Cofinanziamento al netto formazione 3,8 5,5 2,8 4,2 4,5 4,6 4,3 4,4 3,7 3,6 2,5 3,2 3,1 3,4 3,4 4,8 
-Risorse aree sottoutilizzate 7,0 7,9 8,6 5,6 6,0 5,4 6,3 6,1 5,3 5,6 5,4 4,7 3,8 3,6 1,7 1,5 
  Quota % Mezzogiorno su Italia 

Spesa in conto capitale al netto delle partite 
finanziarie 

40,0 41,4 39,8 37,9 37,0 37,0 37,1 34,9 34,1 35,6 33,7 36,3 35,0 34,6 37,2 41,2 

-Risorse ordinarie 26,6 21,2 26,2 25,4 23,1 22,6 21,8 19,2 21,1 24,2 23,9 23,9 23,6 20,4 24,3 21,4 
-Risorse aggiuntive 78,4 84,5 85,1 78,6 80,0 78,8 80,5 82,0 82,9 75,4 71,2 72,6 69,1 69,8 71,9 75,4 

-Fondi strutturali UE al netto formazione 75,0 84,7 85,2 78,6 80,0 78,3 81,4 82,2 84,6 82,6 75,0 80,0 75,6 76,1 77,8 81,3 
-Cofinanziamento al netto formazione 65,8 80,0 78,6 69,0 71,1 69,6 72,1 75,0 78,4 66,7 56,0 56,3 54,8 55,9 58,8 62,5 
-Risorse aree sottoutilizzate 87,1 87,3 87,2 85,7 86,7 87,0 85,7 86,9 84,9 75,0 75,9 76,6 73,7 75,0 82,4 86,7 
                                  

(a)  Indicatore Anticipatore CPT. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Sistema dei Conti Pubblici Territoriali, 2016. 
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Tab. 6.4. Fondi strutturali 2007-2013: attuazione fisica e finanziaria, progetti conclusi per priorità del QSN 2007-
2013 al 30 aprile 2016 (a) 

Priorità 

Progetti 

  

Finanziamento totale 
pubblico al netto 
delle economie in 

meuro 

  

Finanziamento totale 
pubblico al netto delle 

economie (di cui 
finanziamento FESR) in 

meuro 

Costo 
medio 

progetti 
FESR in 
meuro 

Totali   Di cui:  FESR 

Numero 
% sul 
totale 

  Numero 
% sul 
totale 

  Val. ass. 
% sul 
totale 

  Val. ass. 
% sul 
totale 

             

1. Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

585.150 80,9 
 

25.232 37,9 
 

6.438,9 32,1 
 

972,2 8,0 0,04 

2. Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell'innovazione per la 
competitività 

21.813 3,0 
 

14.469 21,7 
 

2.369,5 11,8 
 

2.047,0 16,9 0,14 

3. Energia e ambiente: 
uso sostenibile e 
efficiente delle risorse 
per lo sviluppo 

5.544 0,8 
 

5.544 8,3 
 

1.913,1 9,5 
 

1.913,1 15,8 0,35 

4. Inclusione sociale e 
servizi per la qualità 
della vita e l'attrattiva 
territoriale 

25.553 3,5 
 

742 1,1 
 

575,0 2,9 
 

137,3 1,1 0,19 

5. Valorizzazione delle 
risorse naturali e 
culturali per l'attrattiva e 
lo sviluppo 

3.504 0,5 
 

3.504 5,3 
 

1.208,8 6,0 
 

1.208,8 10,0 0,34 

6. Reti e collegamenti 
per la mobilità 

495 0,1 
 

495 0,7 
 

1.332,3 6,6 
 

1.332,3 11,0 2,69 

7. Competitività dei 
sistemi produttivi e 
occupazione 

75.135 10,4 
 

13.411 20,1 
 

4.899,3 24,4 
 

3.514,5 29,1 0,26 

8. Competitività e 
attrattività delle città e 
dei sistemi urbani 

938 0,1 
 

938 1,4 
 

547,8 2,7 
 

547,8 4,5 0,58 

9. Apertura 
internazionale e 
attrazione di 
investimenti, consumi e 
risorse 

640 0,1 
 

88 0,1 
 

37,8 0,2 
 

21,1 0,2 0,24 

10. Governance, 
capacità istituzionali e 
mercati concorrenziali 
ed efficaci  

4.494 0,6 
 

2.238 3,4 
 

725,4 3,6 
 

396,2 3,3 0,18 

             
Totale 723.266 100,0 

 
66.661 100,0 

 
20.047,9 100,0 

 
12.090,3 100,0 0,18 

                          

(a) Dati relativi ai progetti conclusi elaborati da OpenCoesione, a partire dai progetti inseriti sul sistema di monitoraggio 
anzionale. 

Fonte: Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi 2014-2020, Roma, 
luglio 2016. 
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Tab. 6.5. Il Piano delle Condizionalità ex ante nella programmazione 

Condizionalità ex ante Autovalutazione Piani d'azione Adempimenti 
    

Ricerca e innovazione Soddisfatta (a) MIUR, MISE 
Strategia di specializzazione intelligente 

nazionale 

Infrastrutture per la ricerca 
Parzialmente 
soddisfatta (b) 

MIUR 
Piano nazionale Infrastrutture per la 

ricerca 

Crescita digitale Non soddisfatta 
Funzione Pubblica, Agenzia 

per l'Italia Digitale 
Strategia nazionale per la Crescita 

digitale 

Infrastrutture di reti d'accesso 
di nuova generazione (NGN) 

Parzialmente 
soddisfatta 

MISE Strategia nazionale Banda Ultralarga 

Efficienza energetica di 
infrastrutture, edifici pubblici e 
abitazioni 

Parzialmente 
soddisfatta 

MISE 
Misure per requisiti minimi prestazione 
energetica nell'edilizia, articoli 3, 4, 5 e 

11 direttiva 2010/31/UE 

Settore delle risorse idriche 
Parzialmente 
soddisfatta 

MATTM, MPAAF 
Recupero costi dei servizi idrici art. 9.1 e 

Piano di gestione art. 13 direttiva 
2000/60/CE 

Trasporti Non soddisfatta MIT Piano/quadro generale dei trasporti 
(compreso TPL) che sostiene lo sviluppo 
dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità 
alla rete globale e alla rete centrale TEN-
T, che soddisfi i requisiti giuridici per una 

VAS. 

Ferrovie Non soddisfatta MIT 

Altri modi di trasporto Non soddisfatta MIT 

Inclusione attiva 
Parzialmente 
soddisfatta 

MLPS Piano Nazionale di Contrasto alla Povertà 

Appalti pubblici 
Parzialmente 
soddisfatta 

Dip. Politiche europee, MIT, 
DPS, MEF 

Strategia riforma appalti pubblici e azioni 
specifiche 

Aiuti di stato 
Parzialmente 
soddisfatta 

MISE, Dip. Politiche 
europee, MIPAAF, DPS 

Reingegnerizzazione BDA e azioni 
specifiche 

Normativa ambientale Soddisfatta (c) MATTM 
Superamento procedura di infrazione su 

norma nazionale per screening dei 
progetti tramite Linee guida 

        

(a) Documento trasmesso ufficialmente alla Commissione (tramite piattaforma SFC) in data 17/02/2016 dopo aver 
concluso positivamente il negoziato informale sul piano d’azione. 

(b) Revisione del documento elaborato per rispondere al piano d’azione per ulteriori adeguamenti richiesti dai servizi 
della Commissione. 

(c) La procedura di infrazione è stata archiviata 

Fonte: NUVEC – ACT 
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Tab. 6.6. Il Masterplan per fonte di finanziamento (valori in milioni di euro). Situazione al settembre 2016 

Patti per il Sud 
sottoscritti 

Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (a) 

Risorse FSC 
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (b) 

Risorse 
finanziarie FSC 

al 2017 
      Abruzzo 1.505,62 39,08 753,10 713,44 138,50 
Molise 727,70 194,70 378,00 155,00 69,50 
Campania 9.558,24 2.553,15 2.780,00 4.225,09 511,04 
Puglia 5.740,19 154,46 2.071,50 3.514,23 380,80 
Basilicata 3.829,28 1.592,02 565,20 1.672,06 103,90 
Calabria 4.933,56 2.220,82 1.198,70 1.514,04 220,40 
Sicilia 5.745,92 2.431,03 2.320,00 994,90  
Sardegna 2.905,19 385,29 1.509,60 1.010,30 277,60 
      Bari 657,23 167,33 230,00 259,90 41,80 
Catania 739,11  332,00 407,11 61,00 
Palermo 770,89 432,06 332,00 6,83 61,00 
Reggio Calabria 410,10 68,59 133,00 208,56 24,50 
      
Totale 37.523,05 10.238,53 12.603,10 14.681,47 1.890,04 
            

(a) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni, AdP, APQ, CIS, PON, POR, PAC; assegnate con 
provvedimenti di legge, ecc. 

(b) Altre risorse disponibili: di nuova programmazione, Programmi Operativi Nazionali e Regionali, Programmi 
Complementari; altre fonti nazionali. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su Patti per il Sud. 
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Tab. 6.7. Il Masterplan per aree di intervento e fonte di finanziamento (valori in milioni di euro). Situazione al 
settembre 2016  

Patti per il 
Sud 
sottoscritti 

  
Infra-

strutture 
Ambiente 

Sviluppo 
economico 
e produttivo 

Turismo e 
cultura 

Welfare, 
Inclusione 

sociale, 
Sicurezza  

Scuola. 
Università e 

Lavoro 

Totale 
costi e 

risorse (a) 

         

Abruzzo 
Totale interventi 616,45 477,03 157,31 254,84 - - 1.505,62 

  - FSC 2014-2020 245,75 182,41 101,31 223,64 - - 753,10 

         

Molise 
Totale interventi 293,05 226,75 76,00 108,90 - 23,00 727,70 

  - FSC 2014-2020 157,35 72,75 24,00 100,90 - 23,00 378,00 

         

Campania 
Totale interventi 3.517,27 2.291,43 3.030,00 444,64 16,10 258,80 9.558,24 

  - FSC 2014-2020 1.191,60 1.036,40 398,00 134,00 - 20,00 2.780,00 

         

Puglia 
Totale interventi 866,44 1.680,81 1.389,53 451,00 1.140,24 - 5.740,19 

  - FSC 2014-2020 776,34 505,30 346,90 165,00 220,24 - 2.071,50 

Basilicata 
Totale interventi 1.836,19 953,62 424,82 308,25 278,00 - 3.829,28 

  - FSC 2014-2020 208,60 179,33 108,82 48,45 20,00 - 565,20 

Calabria 
Totale interventi 642,74 1.661,56 665,31 294,87 758,43 912,64 4.933,56 

  - FSC 2014-2020 104,40 769,33 60,00 75,00 66,98 122,99 1.198,70 

Sicilia 
Totale interventi 1.873,19 2.521,30 965,50 267,28 118,65 - 5.745,92 

  - FSC 2014-2020 607,90 1.174,00 208,50 216,50 113,10 - 2.320,00 

Sardegna 
Totale interventi 1.338,00 730,44 362,29 117,00 350,46 - 2.905,19 

  - FSC 2014-2020 313,60 466,32 337,22 50,00 335,46 - 1.509,60 

Bari 
Totale interventi 315,10 32,20 71,50 63,33 170,00 - 657,23 

  - FSC 2014-2020 64,50 31,10 46,00 51,00 32,30 - 230,00 

Catania 
Totale interventi 140,11 459,40 26,81 26,41 86,38 - 739,11 

  - FSC 2014-2020 114,50 176,40 13,46 17,02 10,62 - 332,00 

Palermo 
Totale interventi 575,47 61,20 5,00 22,70 106,52 - 770,89 

  - FSC 2014-2020 208,87 40,62 5,00 22,70 54,80 - 332,00 

Reggio 
Calabria 

Totale interventi 321,71 18,98 7,10 54,65 0,78 6,90 410,10 

  - FSC 2014-2020 51,26 18,98 6,95 48,15 0,78 6,90 133,00 

Totale 
Totale interventi 12.335,71 11.114,71 7.181,17 2.413,86 3.025,56 1.201,33 37.523,05 

  - FSC 2014-2020 4.044,66 4.652,94 1.656,15 1.152,35 854,28 172,89 12.603,10 
                  

(a) Nel totale vengono considerate anche altre aree di intervento, non specificate in tabella, per eccessiva 
disomogeneità. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su Patti per il Sud, al settembre 2016. 
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Tab. 6.8. Dotazione di infrastrutture stradali e ferroviarie, ultimo dato disponibile (indici: Italia=100) 

Regioni e 
circoscrizioni 

Autostrade 
Rete FS Rete 

ferrovie 
concesse Elettrificata Stazioni Alta Velocità 

   
Abruzzo 238,0 121,8 173,1 0,0 49,3 
Molise 102,0 97,6 176,9 0,0 0,0 
Campania 68,0 74,7 61,7 138,3 98,5 
Puglia 68,6 75,2 47,1 0,0 254,1 
Basilicata 44,7 186,6 182,1 0,0 536,2 
Calabria 133,7 125,9 166,8 0,0 180,4 
Sicilia 116,1 80,1 88,8 0,0 47,6 
Sardegna 0,0 0,0 71,9 0,0 602,0 

Mezzogiorno 91,3 81,4 88,3 38,8 172,3 
Centro-Nord 104,6 109,7 106,1 132,1 61,5 
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
            

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

 

Fig. 6.1. Andamento della spesa in opere pubbliche 1970-2015 (milioni di euro, valori costanti) 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Banca d’Italia, ANCE e SVIMEZ. 
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Tab. 6.9. Spesa in conto capitale destinata al Mezzogiorno dai grandi investitori nazionali (anni 2000-2013, % su 
Italia) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
                

IRI 16,1 18,8 - - - - - - - - - - - - - 

Finmeccanica - - 39,8 25,2 14,7 15,9 45,0 22,5 28,3 32,1 29,9 30,0 27,8 29,2 11,2 

Fintecna - - 5,1 19,2 14,2 9,1 24,0 11,8 19,2 29,6 15,3 15,4 9,3 9,4 9,4 

RAI - - 6,0 6,4 6,8 8,5 6,2 5,6 10,2 11,1 18,8 8,0 4,7 4,1 12,8 

Ferrovie 24,8 22,8 20,4 16,7 12,2 15,2 19,2 20,6 17,9 21,8 24,3 26,9 20,5 14,3 18,4 

Poste 15,3 30,9 31,4 31,4 31,1 33,6 30,1 27,6 33,7 28,7 31,9 31,4 34,3 33,5 34,7 

ENEL 37,4 28,9 28,3 31,2 31,4 30,0 30,7 27,2 26,6 28,4 39,3 40,8 42,7 38,2 35,7 

ENI 36,6 29,7 29,0 37,0 43,3 40,6 33,2 35,6 39,6 40,6 36,4 37,9 39,2 40,1 46,3 

GRTN 25,5 26 26,2 26,2 26,2 - - - - - - - - - - 

GSE - - - - - 24,7 43,8 43,4 43,7 43,4 43,7 43,7 43,8 43,8 43,5 

TERNA - - - - - 17,9 33,4 30,7 37,5 37,2 37,6 59,1 65,4 51,6 51,6 

ANAS 44,0 45,9 44,9 42,1 43,2 46,6 48,1 51,4 45,0 50,0 59,4 66,7 73,7 70,8 68,7 
                                

Fonte: Sistema dei Conti Pubblici Territoriali, 2016.  

 

 

 

 

 

Tab. 6.10. Valore dei moltiplicatori di impatto (nell'anno) e cumulati (a cinque anni) per il 
Mezzogiorno e il Centro-Nord 

    Mezzogiorno  Centro-Nord  

    

Tasse dirette 
Impatto 0,38 0,23 

Cumulato 0,43 0,16 
    

Tasse indirette 
Impatto 0,19 0,3 

Cumulato 0,42 0,41 
    

Spesa per consumi finali P.A. 
Impatto 0,84 0,44 

Cumulato 0,7 0,27 
    

Spesa per investimenti pubblici 
Impatto 1,37 1,45 

Cumulato 1,85 1,48 
        

Fonte: SVIMEZ 
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7. LA STRATEGIA E I DRIVER DELLO SVILUPPO 

 

Tab. 7.1. Short Sea Shipping (SSS) di merci per paese a tipologia di cargo nel 2014 (milioni di tonnellate) 

  Rinfuse 
liquide 

Rinfuse 
solide 

Containers Unità Ro-Ro Altro Totale 

       UE a 28 781,0 366,0 268,0 242,6 141,4 1.799,0 
Belgio 42,6 22,6 45,9 16,5 6,8 134,3 
Bulgaria 9,1 7,8 2,1 0,2 2,8 21,9 
Danimarca 18,4 19,1 4,9 21,2 4,0 67,6 
Germania 42,7 38,6 51,0 32,2 12,6 177,0 
Estonia 17,7 2,9 2,0 4,0 3,3 29,9 
Irlanda 9,0 8,1 6,4 12,5 0,8 36,8 
Grecia 40,7 15,3 24,5 13,7 2,5 96,8 
Spagna 80,8 38,3 44,5 14,2 18,6 196,3 
Francia (a) 87,0 35,3 10,6 31,7 11,0 175,6 
Croazia 4,9 2,8 0,9 0,5 1,2 10,4 
Italia 121,1 27,7 42,7 52,6 18,4 262,5 
Cipro 2,2 2,5 1,7 0,1 0,2 6,7 
Lettonia 19,2 28,6 4,2 2,7 3,5 58,2 
Lituania 14,8 7,1 4,7 2,6 1,5 30,7 
Malta 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 2,9 
Olanda 155,8 40,1 34,6 16,4 25,2 272,1 
Polonia 15,6 16,9 11,9 7,1 2,7 54,2 
Portogallo 16,5 8,7 11,0 0,5 5,0 41,7 
Romania 11,1 13,5 3,4 0,2 3,1 31,3 
Slovenia 2,6 1,7 3,9 0,7 1,0 9,8 
Finlandia 28,5 23,2 10,0 17,0 10,8 89,6 
Svezia 52,6 24,1 11,6 43,0 18,5 149,8 
Regno Unito 116,7 69,0 26,0 88,5 15,6 315,7 
Islanda n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Norvegia 69,9 58,5 6,0 6,9 9,0 150,3 
Turchia 73,2 95,6 69,0 7,6 13,1 258,5 
              

(a) Stime Eurostat sulla base di dati parziale 

Fonte: Eurostat, 2016  

 

  



47 

 

Tab. 7.2. Popolazione residente nelle Città metropolitane negli anni dal 2002 al 2016 (a) (valori assoluti in migliaia) 

Città metropolitana 2002 2007 2012 2013 2014 2015 2016 
       

Torino 2.165 2.201 2.243 2.255 2.298 2.292 2.282 
Genova 877 867 854 851 868 862 854 
Milano 2.973 3.015 3.077 3.117 3.176 3.197 3.209 
Venezia 810 825 846 848 858 858 856 
Bologna 915 941 976 991 1.001 1.004 1.006 
Firenze 934 949 972 987 1.007 1.012 1.013 
Roma Capitale 3.705 3.824 3.995 4.040 4.321 4.342 4.340 
Napoli 3.059 3.057 3.053 3.055 3.127 3.118 3.114 
Bari 1.218 1.234 1.247 1.246 1.262 1.266 1.264 
Reggio di Calabria 563 554 551 550 560 558 556 
Palermo 1.236 1.235 1.243 1.244 1.276 1.277 1.271 
Messina 662 652 649 648 648 645 641 
Catania 1.055 1.067 1.078 1.077 1.116 1.117 1.116 
Cagliari 543 548 550 551 561 562 561 

        Totale CM Italia 20.714 20.971 21.335 21.461 22.079 22.111 2.083 
Totale CM Centro-Nord 12.379 12.624 12.964 13.089 13.530 13.567 13.560 
Totale CM Mezzogiorno 8.335 8.347 8.371 8.372 8.550 8.543 8.522 
% CM Mezzogiorno su totale nazionale 40,24 39,80 39,23 39,01 38,72 38,64 38,59 
                

(a) popolazione residente al 1° gennaio 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

 

 

Tab. 7.3 Saldo migratorio totale nelle Città metropolitane (valori assoluti) 

Città 2002 2007 2012 2013 2014 2015    2002-2007  2008-2015  2002-2015 
    

 
Valori annuali 

 
Valori cumulati 

Torino 6.679 30.269 15.887 48.616 -853 -793 79.603 93.030 172.633 
Milano -7.582 -1.660 3.057 101.370 20.676 15.455 28.283 199.023 227.306 
Venezia 2.441 7.623 40.401 12.113 2.792 480 26.815 74.475 101.290 
Genova 824 569 3.441 22.618 -505 -1.194 18.176 38.176 56.352 
Bologna 6.138 11.426 17.599 13.112 5.984 5.718 50.594 78.943 129.537 
Firenze 3.554 7.068 17.793 22.445 7.663 5.590 32.226 82.868 115.094 
Roma Capitale 9.063 43.287 44.950 280.831 22.353 3.983 148.572 475.034 623.606 
Napoli -15.652 -10.128 -2.263 68.649 -11.561 -4.148 -77.302 14.511 -62.791 
Bari -861 1.130 -994 15.526 4.918 -1.092 2.994 23.249 26.243 
Reggio di Calabria -2.912 2.363 82 9.839 -1.006 -1.109 -7.743 2.953 -4.790 
Palermo -4.028 684 1.023 32.139 906 -4.001 -12.084 31.946 19.862 
Messina -1.965 1.304 741 2.262 -951 -1.708 -1.753 3.642 1.889 
Catania -2.491 2.791 -1.199 38.157 360 -1.128 2.778 37.602 40.380 
Cagliari 4 855 1.427 10.349 1.789 604 3.399 15.206 18.605 
                      

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 
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Tab. 7.4. Città metropolitane. La dinamica del valore aggiunto del totale economia nel periodo 2001-2013 (miliardi 
di euro, s.d.i.) (a) 

Territorio 2000 2001 2007 2012 2013   
2001-
2007 

2008-
2013 

2001-
2013 

          

      
Variazioni % cumulate 

Torino 62,2 62,2 64,4 59,2 57,8 
 

3,7 -10,2 -7,0 
Genova 25,5 26,3 26,4 24,0 23,0 

 
3,7 -12,9 -9,7 

Milano 116,1 119,6 128,4 137,4 136,1 
 

10,6 6,0 17,3 
Venezia 22,0 21,9 24,0 21,8 21,4 

 
9,2 -10,9 -2,8 

Bologna 31,6 31,3 32,9 32,6 32,4 
 

4,2 -1,6 2,5 
Firenze 30,7 30,9 31,3 30,4 30,2 

 
1,8 -3,3 -1,5 

Roma 122,7 127,2 140,7 132,7 130,6 
 

14,7 -7,2 6,4 
Napoli 52,9 54,2 54,9 49,0 47,7 

 
3,9 -13,1 -9,7 

Bari 23,8 24,3 23,9 22,4 21,8 
 

0,4 -9,0 -8,6 
Reggio di Calabria 9,4 9,6 9,7 8,5 8,1 

 
3,0 -16,8 -14,3 

Palermo 18,9 20,5 21,6 20,0 19,7 
 

14,1 -8,8 4,0 
Messina 11,3 11,7 11,4 9,9 9,7 

 
0,8 -14,7 -14,1 

Catania 5,4 5,3 5,7 5,6 5,5 
 

5,2 -2,5 2,5 
Cagliari 11,4 11,5 11,8 11,7 11,5 

 
3,8 -2,6 1,1 

         
Totale CM Italia 543,8 556,6 587,3 565,2 555,6 

 
8,0 -5,4 2,2 

Totale CM Centro-Nord 410,7 419,4 448,2 438,1 431,5 
 

9,1 -3,7 5,1 
Totale CM Mezzogiorno 133,1 137,1 139,0 127,1 124,0 

 
4,4 -10,8 -6,8 

                    

(a) Valori concatenati con anno di riferimento 2010, stimati deflazionando i valori a correnti. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

 

 

Tab. 7.5. PON Metro: dotazione finanziaria per Asse 

Assi Descrizione (OT) 
Dotazione (milioni 

di euro) 
   
Asse 1 Agenda digitale metropolitana (OT 2) 152,0 

Asse 2 Sostenibilità dei sevizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4) 318,3 

Asse 3 Servizi per l'inclusione sociale (OT 9 - FSE) 217,2 

Asse 4 Servizi per l'inclusione sociale (OT 9 - FESR) 169,8 

Asse 5 Assistenza tecnica 35,7 
   
Totale 

 
892,9 

   

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale.  
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Tab. 7.6. Due eccellenze italiane: Crescentino e  Matrica 

  Crescentino Matrìca 
   

Sede 
Crescentino (VC), Piemonte su una vecchia 
fonderia FIAT 

Porto Torres, Sardegna su ex sito 
petrolchimico 

Proprietà Mossi Ghisolfi Group 50% ENI-Versalis      50% Novamont 

Inizio produzione 2013 2013 

Principali Biomasse 
utilizzate 

Paglia di riso e frumento; canna dei fossi 
(Arundo Donax) 

Cardo che cresce su aree marginali e incolte 

Prodotti realizzati Bioetanolo di seconda generazione 
Plastificanti per PVC e altri polimeri. 
Biolubrificanti 

Valore investimento 150 milioni € 200 milioni € 

Capacità produttiva 40.000 t/a -  (potenziale 60.000 t/a) 70 mila t/a 

Occupati diretti circa 100 145 

Occupati indiretti circa 400 oltre 400 
      

Fonte: Dati disponibili sui siti istituzionali di: Novamont; ENI Versalis; Mossi Ghisolfi Group. 

 

Fig. 7.1. Siti produttivi e di Ricerca impegnati nel biorefining  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati reperiti sui siti istituzionali delle Società coinvolte e dalle seguenti fonti: Global 
perspectives on the global bioeconomy; Protocollo d’intesa ENI-Regione Sicilia. 
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Tab. 7.7. Matera 2019 e il Patto per la Basilicata (milioni di euro) 

Settore prioritario (assi 
interventi) 
Intervento strategico (titolo 
del progetto) 

Importo 
totale 

interven
to 

Risorse 
già 

assegnat
e (a) 

Ulteriori risorse 

  

Impatto finanziario 
 (2016 - 2017) 

Totale 

PON 2014-
2020 e altre 

Fonti 
Nazionali 

FSC 2014-
2020 (già 
assegnate) 

FSC 
2007-
2013 

FSC 
2014-
2020 

         
INFRASTRUTTURE 1.861,19 321,10 1.540,09 1.331,49 208,60 

 
131,28 14,00 

   - Centro intermodale di 
Ferrandina 

7,00 1,03 5,97 5,97 0,00 
 

0,00 0,00 

   - Collegamento Murgia 
Pollino: Pisticci - Tursi - 
Valsinni 1° stralcio 

53,50 5,35 48,15 48,15 0,00 
 

5,35 0,00 

   - Velocizzazione Potenza - 
Bari - Matera 

60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 
 

0,00 0,00 

   - Collegamento Murgia 
Pollino: Matera - Ferrandina 
- Pisticci e interventi 
raccordo Lauria-Sinnica-A3 

337,24 2,50 334,74 334,74 0,00 
 

2,50 0,00 

   - Collegamento Murgia 
Pollino: Gioia del Colle, 
Matera 

130,00 1,00 129,00 129,00 0,00 
 

1,00 0,00 

   - Agenda digitale (Totale) 170,00 140,70 29,30 10,70 18,60 
 

1,97 6,00 
         
TURISMO E CULTURA 308,25 232,61 75,64 27,19 48,45 

 
17,21 25,90 

   - Sostegno all’attuazione e 
realizzazione degli interventi 
previsti per Matera Capitale 
della Cultura 2019 

106,40 101,40 5,00 0,00 5,00 
 

15,00 5,00 

   - Interventi di 
potenziamento degli 
attrattori turistici 

10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
 

0,00 2,90 

   - Matera valorizzazione 
asse Via Ridola/ Piazza del 
Sedile 

4,85 0,00 4,85 3,40 1,45 
 

0,00 1,00 

   - Appia regina viarum 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 
 

0,00 1,00 

AMBIENTE 973,62 590,80 382,81 203,49 179,33 
 

127,50 31,00 

SVILUPPO PRODUTTIVO 
-ATTRAZIONE 
INVESTIMENTI 

408,22 268,00 140,22 31,40 108,82 
 

18,00 28,00 

WELFARE E LEGALITA' 278,00 179,50 98,50 78,50 20,00 
 

0,00 5,00 
         
TOTALE 3.829,28 1.592,02 2.237,26 1.672,06 565,20 

 
293,99 103,90 

                  

(a) Con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc. 

(b) Risorse FSC 2014-2020, POR, Programmi operativi nazionali, altre Fonti Nazionali. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su Documenti Ufficiali. 
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Tab. 7.8. Risorse destinate a Matera 2019 con la Legge di Stabilità 2016 (milioni di euro) 

Interventi 
Piano finanziario per annualità  

2016 2017 2018 2019 Totale 

      
Programma opere pubbliche (Comune di Matera) (a) 1,5 5,0 8,5 2,0 17,0 
Dossier Matera 2019 (Fondazione Matera-Basilicata 2019) (a) 0,5 1,0 2,5 7,0 11,0 
Restauro rione Sassi e altopiano murgico di Matera (b) 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 
      Totale 7,0 11,0 16,0 14,0 48,0 

(a) Comma 345. Interventi autorizzati al Ministero delle Attività Culturali e del Turismo. 

(b) Comma 347. Spesa autorizzata in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su Documenti Ufficiali. 

 

 

 


