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• ROMA. In tre anni l'ltalia ecam-
biala. La crisi economica e le moda-
lita della ripresa hanno, per molti 
aspelti, slravollo le vecchie identita. 
Nelsuorapportosul 1995 l'lstat foto-
grafa un Paese attraversalo da ten-
sioni e disagi nuovi, in bilico tra una 
modemita faticosamente accostata 
e contraccolpi pesanli che ne metto-
no in discussione la stabilita. Per tan-
li aspelti siamo piu vicini ai Paesi lea
der dellUnione euiopea, i fenomeni 
che stanno mulando la nostra fisio-
nomia sociale non sono diversi da 
quelli che attraversano la Francia o 
la Germania. Per altri versi laccen-
luarsi delle divaricazior.i e i ritardi 
nell'adeguamento politico-istituzio-
nale producono siluazioni molto dif-
ficilidagovernare. 

Come tutto potra evolversi nei 
prossimi anni e difficile dire, sostiene 
i'lstat. 6 in discussione lo slesso pro-
seguimento di quella crescita eco
nomica che, a partire dal '94, ha 
consentito di centrale qualche irn-
portante bersaglio economico. Le 
imprese italiane hanno, nel com-
plesso, aumentato la propria redditi
vita, sono in ripresa i consumi delle 
famiglie, e di parec-
chio migliorato I'equi-
librio finanziario del bi-
lancio pubblico. Nel 
conlempo si 6 perf) ag
gravate il problema 
della disoccupazione, 
si sono allungate le di-
stanze territoriali e so
no magglori le dise-
guaglianze. Abbiamo 
ripreso a produrre ric
chezza, ma quesla vie-
ne diffusa atlraverso 
canall diversi rispetto a quelli del 
passato: va sempre meno a benefi-
clo del lavoro dipendente e piu verso 
quelle autonomo, si indlrizza per 
molti iramiti piii alle famiglie del 
Nord gia in condizloni di maggior 
benessere che vers^ quelle del Slid 

.flagellate dalla djs^cuppjilone, fa-
vorisce le figure sibciaii piu forti a 

, danno di quelle strotturalmente piu 
' deboli. 

ProflWe salari 
Nel '95 il prodotto Memo e au

mentato, grazie soprattulto alia cre
scita deil'industria che ha trovato 
nelle esportazioni una grande valvo-
la di sfogo Sono aumentati i profitti: 
calcolala sul periodo che va dal '92 
al '95 la quota del profitti lord) sul va-
lore aggluntOj per il complesso del 
seltori che producono per il merca-
to, e passata dal 36% al 41 % Si e in-
vece ridotta la quota del costo del la
voro dipendente sul valore aggiunto 
del principal! settori economici, pas-
sando dal 424. al 3915. Queslo pro-
cesso e inizlato con la recessione ed 
e continuato. dopo. La quota di red-
dito che nel '95 6 cosl andata al lavo
ro dipendente e cresciuta in misura 
Inferior© rispetto. all'inflazione, del 
4,5% nominal!. Una quota maggiore 
della nuova ricchezza si 6 diretta ver
so i settori del lavoro autonomo, i cui 
reddltl sono cresciuti dell'8%, sem
pre in termini nominali. Le difficolta 
crescenti incontrale dalle famiglie 
collocate nelle fasce di reddito piu 
basse hanno inevitabilmente ridotto 

La crescita zero 
mettearlschio 
llslstema 
delle penslonl 

Una cresdti zero deH'occupaziont, 
coniugab aH'evoiuzione 
demografica, potrebbt metier* in 
pcricolol'cquilibrio finanziario del 
stetemaprevidenzialepostrifoniu.il 
capttolo penslonl del rapporto btat 
landa in questo sensoundiiaro 
segMiediaHerta.registnndopero 
anche datl Incoraggunti nel 
quadriennio'91'94. In tale periodo 
Infatti, grazie soprattutto alblocco 
deltrattamentjdlanzianita.ilrttmo 
dlcrcsdta delle pensionilvs 
(invaHdHa,vecdiiaiaesuperstlti)ein 
frenata:dal 2,6%»ll'l,4%annuo(oa 
16,lmllkNiiditnttaiiiential7,l). 
L'lpotesldistazionarietadelb 
popouzione occupata nei prossimi 
decenni, hnplica - afferma il rapporto 
- un forte aunwnto del tasso di 
occupazlone, data la prevista 
dimlnuzlone della popolazkme in eta 
atUva.DiconsegiieiBa,assunieiido 
uno scenario dl crescita zero 
dell'occopazione, le prevision! 
effettuate potrebbero rtsultare 
ottimisticlie nd lungo periodo-. 
Tutto do tenendoconto.sottoiinu 
I'lstat, die «intomo al 2030 
entreranno in pensione le 
generazionl numerasedegllanni 
'60, die dowannoessere sostenute 
da quelle meno numerase nate negli 
anni'90... 

Italia modema, Italia arcaica 
Llstat: economia in bilico, il Sud in crisi nera 

6 un Italia in bilico, dice il rapporto dell'Istat. Per certi 
aspetti si modernizza e accarcia le distanze rispetto all'Eu-
ropa. Per altri cova nuove esplosive contraddizioni, econo-
miche e sociali. Si riducono i lavoratori dipendenti e au-
mentano quelli autonomi, la ricchezza va sempre piu con-
centrandosi al centro-nord, la disoccupazione dilaga al 
Sud, Cresce I'equilibrio finanziario dello Stato ma le impre
se, fatte ricche dalle esportazioni, non investono in ricerca. 

•OOAHDOQAHDUMI 
la propensione complessiva al ri-
sparmio. L'ltalia, per decenni Paese 
di risparmiatori per eccellenza, sla 
fortemente riducendo questa sua ca-
ratteristica: negli ultimi cinque anni il 
rapporto tra risparmio e reddito di-
sponibile e sceso dal 21% al 17%. 
Nella ricchezza delle famiglie au-
menta la quota costituita dai cespiti 
finanziari, soprattutto titoli di Stato 
(II60% del totale). e questo fatlo co-
stituisce un fattore di drenaggio di ri
sorse verso il Nord perche il 70% de-
gli interessi pagan su Bot e Cct va alle 
famiglie settentnonali. 

Udteguaglianze 
L'insieme di questi fenomeni, so

stiene I'lstat, accentua le disegua-
glianze economiche che «in Italia, n-
spetto agli altri principal! Paesi euro-
pel, sono maggiori e caraltenzzatp 
da un piu elevato divario tra le condi-
zioni delle famiglie piu povere e di 
quelle piu ricche» Accade cosl che il 
10% di famiglie piu ricche abbia un 

livello di spesa otto volte superiore a 
quello del 10% di famiglie piu pove
re. Negli ultimi due anni, nonostante 
la ripresa, la posizione di svantaggio 
degii strati meno favonti e andata 
ancora peggioiando Una quota si-
gnificativa di famiglie (circa il 10% 
del totale), quelle piu numerose e 
praticamente tutte residenti nel Mez-
zogiorno, non ha minimamente ri-
senhto della migliorata congiuntura 
economica. Nel '95 la percentuale di 
famiglie che ritiene soggettivamente 
peggiorata la propria condiziorie 
economica rispetto all'anno prece-
dente e aumentata dal 31 al 35%. E 
oltre II4% delle famiglie giudica as-
solutamente insufficienti le proprie 
risorse 

Lavoro e non lavoro 

L'allungamento della forbice tra 
chi sta meglio e chi sta peggio dipen-
de naturalmente in larga misura dal
le evoluzioni attraversate dalla strut-
lura dell'occupazione. Anche nel 

'95, nonostante un certo recupero 
dell'offerta di lavoro iniziata nel cor-
so dell'anno, la consistenza totale 
deglioccupatiediminuitadi 110.000 
unita (-0,5%) L'emorragiasieavuta 
esclusivamente nel mondo del lavo
ro dipendente perche per quello au
tonomo, limitatamente ad alcune fi
gure professional! e sempre alle aiee 
geografiche a forte vocazione per 
Tesportazione, le cose sono andate 
meglio. La disoccupazione censita 
dall'lstat ha raggiunto nel '95 il tasso 
del 1-2% (era dell'11,3 nel '94), pan 
nella media dell'anno a 2 724 000 
persone. E un fatto nuovo si sta verif i-
cando: aumenta la disoccupazione 
di lunga durata, il 65% delle persone 
in cerca di lavoro e disoccupato da 
almeno un anno Questo natural
mente se si considerano le medie 
nazionah. Perche se si guarda al solo 
Mezzogiomo le cose assumono su-
bito aspeth drammatici: i tassi speci-
fici di disoccupazione sono doppi ri
spetto alia media nazionale, la di
soccupazione giovanile tocca il 55% 
dei giovani del Sud presenti sul mer-
cato del lavoro, I'incidenza della di
soccupazione dl lunga durata sale al 
75% Nel complesso comunque l'lta
lia presenta un propno problema 

specifico, legato al tasso complessi-
vo di attivita Qui solo la meta delle 
persone in eta lavoratlva e coinvolta 
nel processo produttivo, un tasso 
ampiamente inferiore a quello me
dio dei Paesi dell'Ocse 

Lacompetjtjvitj ,, 
Si riducono in Italia gli operai qua-

lificali, meno quelli poco qualificati, 
mentre aumentano i posti impiegati-
zi Llstat trova che questi fenomeni 
documentano unacaratteristica fon-
damentale del sistema innovativo 
italiano «che manifesta un'intensita 
tecnologica sostanzialmente inferio
re a quella dei maggiori Paesi avan-
zati». Le spese per ricerca e sviluppo 
in rapporto al prodotto lordo collo-
cano l'ltalia soloal sedicesimo posto 
tra i Paesi dell'Ocse. E ancora una 
volta i processi innovativi si concen-
trano nelle grandi imprese del cen
tro-nord e, soprattutto, in alcuni set-
ton avanzati Comunque e un fatto 
che, in generate, dal '93 in poi le im
prese hanno ridotto drasticamente i 
loro investimenti in ricerca e non li 
hanno aumentati nemmeno quan-
do e arnvata la ripresa. Quindi, nota 
I'lstat, bisogna dire che «la forte ri
presa produttiva di questi anni non £ 

stata accompagnata da un rafforza-
mento delle capacita tecnologiche e 
innovative". 

II Mezzogiomo 
Come nuovo modelloeconomico 

dominante in Italia si e comunque 
4nipostQ>m queslicant»ir,#feJ'lstat, 
quello cararterizzato dalla forte 
ompgeneita territoriale e dimensio-
riale'chS si riscontra tie! rlord-est, in 
Umbria e Toscana, e sul versante 
adriatico II nord-ovest risente di un 
eccesso di specializzazione settoria-
le. II Sud invece di una cronica debo-
lezza della sua struttura produttiva. 
Nel '93 la produttivita del centro-
nord era del 28% superiore al quella 
del Mezzogiomo. E perd vero che il 
Sud presenta una struttura favorevo-
le del costo del lavoro, grazie alia 
components irregolare del lavoro (il 
34% dell'occupazione) e agli sgravi 
contributivi e fiscali. L'lstat nota che, 
considerando I'industria manifattu-
riera, i primi anni '90 dovrebbero 
aver cosl determinato coniiizioni di 
redditivita favorevoli alle imprese 
operand nel Sud Se sviluppo non 
e'e stato, dice il rapporto, si dovra 
purrifletteresul «modellodi impresa 
che si e venuto affermando nel Sud» 

L OCCUPAZIONE NEI SETTORI 

Cresce di 163mila unite (+6,4%) chi cerca un'occupazione 

Alia ricerca di un posto 
sono quasi in tre milioni 
• ROMA Aumenta il numero di 
coloro che cercano un lavoro. L'l
stat, nella sua relazione annuale, 
segnala che la consistenza totale 
delle persone in cerca di occupa
zlone nel 1995 e rlsultata pari a 
2.724,000 unita con un aumento 
di 163mila unita ( + 6,4%) in con-
fronlo all'anno precedents "Que
sto incremento - sottolinea I'istitu-
to - dl enlita inleriore a quello regi-
stralo nel 1994 (226.000 unita pari 
al 9,7'*,,), riflelte, da un lata I'evolu-
zione negativa della domanda di 
lavoro e, dall'altro, un lieve am-
pliamento dell'offerta". 

AumcnU la fora lavoro 
Dopo aversubito nel 1994 una 

llessione di 121.000 unita, infatti, 
I'ammontare dello forze lavoro e 
aumentato nella media del 1995, 
di circa 50mila unila, lasciando 
comunque pressocche Inalterato 

il tasso di partecipazione (47,4%) 
Secondo 1'lstituto il contributo 

relativo della domanda e dell'of
ferta nella crescita dell'aggregato 
delle persone in cerca di lavoro 
pud essere chiarito analizzando la 
dinamica delle sue diverse com-
ponenenti: mentre le persone in 
cerca di prima occupazione e le 
altre persone che cercano lavoro 
hanno registrato nel corso del 
1995 una sensibile espansione 
(lOOmila unila e -t 42mila unita 
rispettivamente) i disoccupati in 
senso stretlo (owero gli ex occu-
pali) hanno fatto rilevare solo una 
crescita modesla ( + 18 nula uni
ta), limitata perallro alle regioni 
meridionali 

A seguito degli andamenti de-
scritti, il tasso di disoccupazione e 
passato dall'l 1,3 del 1994 al 12% 
del 1995, II peggioramento e ma-
lurato nella seconda parte del 

1994 e nei primi mesi del 1995. L'l
stat sottolinea che il profilo dell'in-
dicatore, valutato al netto della 
stagionalita si e mantenuto so
stanzialmente piatto. nella rileva-
zione di gennaio di quest'anno il 
tasso di disoccupazione si e atte-
statoal 12,2"o, lo slesso valore regi
strato 12 mesi prima. 

Disoccupazione al 12,2% 

•I positivi sviluppi dell'occupa
zione - spiegano all'istituto - sono 
stati quindi, controbilanciati dalla 
maggiore partecipazione, come 
solitamente awiene nelle fasi 
ascendenti del ciclo: il rientro sul 
mercalo di coloro che avevano 
temporaneamente sospeso la ri
cerca di un'occupazione durante 
la fase recessiva, ha determinato 
un incremento del tasso di attivita, 
passato in un anno dal 46,8 al 
47,4%». 

Gli squilibri tra domanda e ol-
ferta di lavoro si sono aggravati nel 
corso del 1995 soprattutto nelle re
gioni meridionali e per la compo-
nenle femminile della manodo-
pera; ancora in crescila, inoltre, 
appare I'incidenza della disoccu
pazione di lungo periodo Secon
do I'lstat dunque la distanza che 
separa II Nord dal Sud del Paese si 
e ulteriormente allargata II tasso 
di disoccupazione ha segnato una 

crescita di 1,8 punti percentuali 
nel Mezzogiomo (dal 19,2 al 
21%) e di 0,7 punti al Centra (dal 
9,6% al 10,3%), mentre al Nord e 
nmasto sostanzialmente invariato 
(6,8%). 

L'incremento della disoccupa
zione nel Mezzogiomo ha riflesso 
per intero la forte caduta occupa-
zionale. in tale area si e pertanto 
assistito a un ultenore ridimensio-
namento dei livelli di partecipaio-

ne, gia particolarmente bassi ri
spetto al resto del Paese. Al centra 
la crescita della disoccupazione e 
stata determinata da un lieve au
mento dell'offerta di lavoro, in 
presenza di sostanziale stabilita 
dei livelli occupazionali 

II Nord 6 Tunica area in cui si e 
manifestata una tendenza alia di-
minuzione della disoccupazione. 
piO intensa nella seconda parte 
del 1995 e all'inizio del 1996: il re-
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Possiamo ripartire 
ma necessita non sono realmen-
te comprimibili, il consumo alia 
fine cresce piu del reddito dispo-
nibile, e cio frena il risparmio. 

L'asimmetna che si crea nelle 
politiche dei redditi e qui- queste 
hanno funzionato ai fmi delle 
imprese, ma le imprese non 
hanno risposto ai bassi salari 
creando nuovi posti di lavoro, e 
cosi e mancato un aumentn del
la massa salanale. La compre-
senza di bassi salari. bassi rispar-
mi e bassa occupazione e un 
quadro ben noto agli studiosi di 
economia, e suggerisce che vi 
sono margini per politiche eco
nomiche piii attive 

Alcune gradite sorprese emer-
gono dalla lettura del rapporto 
Per il Mezzogiomo, infatti, ac-
canto alle usuah terribili cifre, ce 
n'e una interessante: e vero che 
il prodotto per occupato nel 
Mezzogiomo e piii basso che al 
Nord, ma questo sembra essere 
leffetto della forte presenza agri-
cola e di un terziario-parcheggio 
per disoccupati 

NeH'industria, le cose si muo-
vono diversamente e meglio- la 
redditivita delle imprese meridio
nali e maggiore che in quelle del 
Centro-Nord, un effetto di salari 
piO bassi, ma anche di una pro
duttivita non inferiore a quella 
del resto del paese. 

Ci voleva, questa buona noti-
zia, per sfatare il mito di una 
produttivita inferiore, e per ridi-
mensionare limportanza delle 
gabbie salariali. Si capisce, tutta-
via, come il Mezzogiomo sia an
cora indietro nella struttura im-
prenditoriale: meno dell'8% di 
tutti i distretti industriali di picco-
le imprese sono localizzati al 
Sud. 

L'elemento di maggiore otti-
mismo e dato dall'analisi della fi-
nanza pubblica, che nel 1995 ha 
raggiunto risultati dawero impor-
tanti, dalla riduzione del deficit 
pubblico alia stabilizzazione del 
rapporto debito/Pil 

L'istat melte bene in rilievo lu-
ci ed ombre del comportamenli 

' d^lleymrriinistraa'oM pubbliche, 
,ma il ri^ultato del 1995 e inoppu-
'cnabile., Certo, mpitd1 £ 'anche 
ctovuto alia aescita del Pi], oltre 
che alia riduzione del deficit, ma 
nel passato non si era mai riusci-
li a raggiungere analoghi obietti-
vi, anche in anni di ripresa eco
nomica. 

L'lstat non fa previsioni per 
f anno in corso e per periodi piu 
lunghi. Ci da perd gli elementi di 
riflessione necessari per le future 
politiche, pur stretti dalla tabella 
di marcia di Maastricht e dalla 
stagnazione presente in Europa, 
I'lstat non fa un quadro di cata-
strofi o cataclismi; ci suggerisce 
invece che e'e moltissimo da la-
vorare, ma che buonsenso e ca
pacita di decidere e di convince-
re sono risorse indispensabili per 
rimuovere gli ostacoli, 

[Paolo Loon] 

iifiente incremento dell'offerta di la-
- voro e rimasto inferiore all'incre-

mento dell'occupaione, consen-
, tendo m tal modo una riduzione 
del tasso di disoccupazione (dal 
1i2% di gennaio 1995 al 6,7 di gen
naio 1996) «La positiva evoluzio-
ne della partecipazione - sottoli
nea I'lstat - ha comvolto in primo 
luogo la componente femminile, 
per la quale e proseguita la cresci
ta, non piu ostacolata da fattoil ci-
Clici. Anche per la componente 
maschile 6 perlatro da segnalare 
l'arresto della tendenza al calo dei 
tassi di attivita». 

Piu senza lavoro cronici 

11 miglioramento della situazio-
ne occupazionale non ha accre-
sciuto nel complesso la probabili
ty dei disoccupati di trovare un la
voro essa si e anzi ulteriormente 
ridotta per la componente di lun
go periodo, rhe rimane sostan
zialmente esclusa dal turn over 
occupazionale. Nel 1995 su un 
totale di 2.724.000 persone in 
cerca di lavoro, il 65,1 era entra-
lo a far parte della disoccupaio-
ne da almeno un anno. La quo
ta dei disoccupati di lunga dura
ta lappresenta onnai i tre quarti 
della disoccupaione complessi
va al Sud, i due terzi al Centra e 
circa la meta al Nord, 
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