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PRESENTAZIONE

La politica di industrializzazione del Mezzogiorno in questi anni è 
stata caratterizzata essenzialmente dai seguenti aspetti: sviluppo di una 
rete di grandi infrastrutture, realizzazione all’interno delle aree e dei 
nuclei di industrializzazione di una serie di zone particolarmente 
attrezzate alla ricezione di impianti industriali ( « agglomerati » ) ed 
agevolazioni alle iniziative produttive. E ’ chiaro quindi il particolare 
interesse che riveste per la Cassa per il Mezzogiorno il tema dei rap
porti tra tipologie industriali e fabbisogni infrastrutturali: argomento 
questo che, pur essendo stato oggetto di numerosi saggi di natura teo
rica, ha avuto solo raramente riscontri di tipo quantitativo. Per questo 
motivo la Cassa per il Mezzogiorno ha incaricato il Centro di studi e 
piani economici di Roma {Centropiani) di svolgere la ricerca che, ulti
mata nel 1972, viene qui presentata, nell’intento di porre a disposizione 
di quanti si interessano dei problemi dello sviluppo industriale del 
Mezzogiorno, un interessante strumento di lavoro.

Nel sottolineare che la metodologia impiegata nello svolgimento 
della ricerca e le considerazioni esposte nel presente volume sono da 
attribuirsi al gruppo di lavoro appositamente costituito presso il Centro 
di studi e piani economici, si precisa che il coordinamento della 
ricerca è stato condotto dal prof. Maurizio Di Palma e dal dott. Claudio 
Mazziotta e che il dott. Bruno Ferrara e la dott.ssa Luciana Carcassi 
hanno curato l’indagine campionaria e le previsioni programmatiche 
di sviluppo dei settori industriali. Hanno collaborato inoltre alla elabo
razione statistica e meccanografica dei dati: S. Paris, A. Francucci, 
L Laureili, R. Ravagli e G. Petruzzella.
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INTRODUZIONE

Gli stu d i d i localizzazione in d u stria le , ten denti a d  in d iv id uare i fa tto r i 
(te rr ito r ia li ed  econ om ici) favorevo li p e r  l'in du stria lizzazion e di u n ’a re a , non
ché i se tto r i p artico la rm en te  idonei ovvero il m ix  in d u str ia le  p iù  ad a tto  a d  e s
se re  localizzato  n ell’a re a  d a  sv ilu pp are , hanno tra tto  notevo li sp u n ti d a  an a lisi 
b a sa te  su  m odelli di m in im izzazione dei co sti d i tra sp o rto , etc . Gli a sp e tti in
fra stru ttu ra li  e cioè i b isogn i d i in fra stru ttu re  delle sin gole in d u str ie  sono sta t i  
in  genere co n sid erati in  ta li a n a lisi com e v a riab ili d ipen den ti dalle  localizzazion i 
in d u str ia li p rev iste  o p ro gram m ate : so n o  sta t i  cioè co n sid era ti so p ra ttu tto  dal 
pun to  d i v is ta  dei fab b iso gn i fin anziari r ich iesti p er do tare  il te rrito r io  dei se r
vizi n ece ssar i a lle  in d u str ie  se lezionate p er  l ’a re a  d a  sv ilu pp are.

L ’a sp e tto  orig in ale  d i q u esta  r ice rca  co n siste  n ell’av er invece co n sid erato  la  
do taz ion e esisten te  nel se tto re  in fra s tru ttu ra le  qu ale  fa tto re  d i localizzazione 
ovvero q u ale  fa tto re  d a  ten er p resen te  n ella  selezione dei se tto r i in d u str ia li da  
sv ilu pp are .

A ta l fine, tenendo p resen te  che la  p rogram m azio n e degli in vestim en ti indu
s tr ia li  ed  an cor p iù  la  p rogram m azio n e p e r  b locch i co m p o sti di investim en to  
p resu p pon gon o  u n a conoscenza s iste m atic a  de lle  ca ra tte r is tich e  tecnico-econom iche 
dei sin go li se tto ri in d u str ia li e del loro  g rad o  di in tegrazion e, dei fab b iso gn i di 
in fra stru ttu re  generiche che c ia scu n  se tto re  rich iede e delle ca ra tte r is tich e  in
fra stru ttu ra li  delle ■ d iverse  aree  su sce ttib ili d i accogliere  nuove in iziative indu
str ia li, s i  sono definite le  ca ra tte r is tich e  dei v a r i co m p arti delle in d u str ie  m a
n ifa ttu riere , ed  in  p artico la re :

— le p ro sp ettiv e  d i e span sion e  del se tto re  nel co n testo  de lla  econ om ia ita lian a ;

— le d im en sion i degli im p ian ti p iù  idonee p e r  l ’e span sion e  dei vari se tto ri;

— il fab b iso gn o  di lav o ro  e d i c ap ita le  p er  u n ità  di produzione;

— i fab b iso gn i d i m aterie  p rim e ed il g rad o  d i in tegrazion e con  gli a ltr i se tto ri 
p rod u ttiv i;

— il livello d i qualificazione della  m an o d o p era  r ich iesto  d a i v a r i se tto ri in
d u str ia li ed  il fab b iso gn o  di q u ad r i tecn ici e  d irettiv i;

— il fab b iso gn o  di in fra s tru ttu re  generiche e specifiche.

A ttrav erso  ta le  an a lisi, e cioè co n sid eran d o  gli elem enti econ om ici ed  in
fra stru ttu ra li  c a ra tte r is tic i di c ia scu n  setto re , è sta to  p o ss ib ile  in d iv id uare  q u ali 
tip i d i in iziative p o sso n o  e sse re  se lez ion ati p e r  la  localizzazion e nelle a re e  m e
rid ion ali, ciò  anche a l fine d i verificare le sce lte  g ià  op erate  nei docum en ti p ro
g ram m atic i ed ove n ece ssar io  in teg rarle  q u a lo ra  em erg essero  nuove o p po rtu 
n ità  p er lo  sv ilu pp o  del M ezzogiorno.

a.

b.

In  conclu sion e l ’indagin e sv o lta  h a  r ig u ard a to  i segu en ti a sp e tti:

a n a lis i d e lla  m agg io re  o m in ore idon eità  dei d iversi se tto r i m an ifa ttu r ie ri 
a d  e sse re  localizzati nel M ezzogiorno, ten uto  conto delle esigenze in fra s tru t
turali, delle p ro sp ettiv e  d i sv ilu pp o  e delle cara tte r is tich e  d im en sion ali, oc- , 
cu pazion ali e tecnico-econom ico-finanziarie delle varie  tipo logie  in d u str ia li; 

verifica  a  livello te rr ito r ia le  delle con crete  p o ss ib ilità  d i sv ilu pp o  dei se t
to r i  se lez ion ati con l ’ind iv iduazione, p e r  alcu n e a re e  tip iche del M ezzogiorno, 
dei p iù  op po rtu n i legam i tr a  gli specifici se tto r i d i sv ilu p p o  in d u str ia le  e  le 
p o ss ib ili localizzazion i in ta li aree . T ale  verifica  è  s ta ta  a rtico la ta  in  due 
m om en ti su ccessiv i:
— a n a lisi dei ra p p o rti tra  in fra stru ttu re  e p resen za  d i a ttiv ità  in d u str ia li 

n egli agg lo m era ti delle aree  di sv ilu p p o  in d u str ia le  e  de i nuclei d i in
du stria lizzazion e ;
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— ten tativo  di un  d isco rso  esem plificativo  c irc a  la  razionalizzazion e del rap 
p o rto  in frastru ttu re-in du stria lizzazio n e  con  riferim en to  a  due aree  sp e
cifiche del M ezzogiorno.

Con l ’in siem e di q u este  a n a lis i s i  è  in teso  ten dere a d  in d iv id u are  i b locchi 
d i in vestim en to  d a  fav o rire  nelle aree  se lezionate, tenendo conto delle  ca ra tte 
ristich e  in fra s tru ttu ra li delle aree  s te sse  e delle esigenze di in tegrazion e che si 
m an ife stan o  p e r  le in d u str ie  g ià  in sta lla te  od  in  co rso  d i im pian to .

E ’ d a  r ilev are  infine che la  r ice rca  s i  è sv ilu p p ata  in  due d istin te  an a lisi;

— la  p r im a  « on  thè d e sk  », ten dente a d  e sam in are  le in d icazion i contenute 
nei docu m en ti p ro g ram m atic i ed  i r isu lta t i  d i stu d i g ià  e ffe ttu a ti su i tem i 
d e lla  localizzazion e in d u str ia le , nonché le p ro sp ettiv e  d i e sp an sion e  dei p iù  
im p o rtan ti se tto r i m an ifa ttu r ie r i se lez ion ati;

— la  secon da « on  thè field  », ten dente in  p rim o  luogo a d  a cc e rta re  a ttra v erso  
u n 'ap p o sita  in d ag in e cam p io n ar ia  i fab b iso g n i d i in fra stru ttu re  ed  il grad o  
di in terrelaz ion e econ om ica  e te rr ito r ia le  delle v arie  in d u str ie  localizzate 
nel M ezzogiorno, e in secon do  luogo  m iran te  a  su ggerire , s ìa  p u re  a  tito lo  
esem plificativo , la  p o ss ib ilità  d i nuove localizzazion i in d u str ia li in  alcune 
aree  m erid ion ali in funzione d e lla  lo ro  dotazion e in fra s tru ttu ra le  nonché 
d e lla  lo ro  su sc e ttiv ità  di sv iluppo.
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P A R T E  P R I M A

Le priorità industriali nel Mezzogiorno 
nei documenti programnnatici
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Capitolo Primo 

Indicazioni della programmazione economica nazionale e dei più 
rilevanti documenti legislativi in tema di localizzazione dei settori 
industriali nel Mezzogiorno

1. Le attività di programmazione e lo svi
luppo industriale del Mezzogiorno.

Lo sv ilu pp o  in d u str ia le  del M ezzogiorno e quin
di l ’e sp an sion e  de iroccu p azion e  nelle regioni del 
Su d , h a  rap p re se n ta to  nei docu m en ti p ro g ram m a 
tic i fin ora p re d isp o sti s ia  a  livello n azion ale  s ia  
a  livello regionale, uno degli ob iettiv i p rio rita ri. 
In d icazion i d i sv ilu pp o  gen ericam en te fo rm u late , 
ovvero  ind irizzi p rec is i d i p o litica  in d u str ia le  a l 
fine d i rea lizzare  l ’ob iettivo  su d d etto  sono conte
nuti, in fa tti, nei docum en ti p re d isp o sti d a l Mini
ste ro  del B ilan cio  e de lla  P rogram m azion e E co
n om ica, d al C om itato  dei M in istri p e r  il M ezzo
giorn o, d a lle  R egion i a  s ta tu to  sp ec ia le , da i 
C R P E , etc. Sen za  en trare  in un e sa m e  critico  delle 
a ttiv ità  d i p ro gram m azio n e e dei r isu lta t i  conse
gu iti in qu esti anni, e sam e che e su lereb b e  d a ll’am 
b ito  di q u esto  p r im o  cap ito lo  in trod u ttivo  (1), 
è op po rtun o  rico rd are , s ia  p u re  brevem en te , le 
ind icazion i e g li indirizzi d i p o litica  in d u stria le  
contenuti nei su cc ita ti docum enti, esam in an do  
con p artico la re  attenzion e le ind icazion i territo 
ria li e se tto r ia li d i sv ilu p p o  concern en ti l ’indu
str ia  del M ezzogiorno p er  g li anni '70.

S i  p ren deran n o  p ertan to  in e sam e i fon dam en 
ta li docum en ti p ro g ra m m atic i e  p rec isam en te :

— il p r im o  « Piano qu inquenn ale d i coord in a
m en to  degli in terven ti a  favore  del M ezzogior
no » del C om itato  dei M in istri p e r  il M ezzo
giorn o;

— il ra p p o r to  p re lim in are  a l P ro gram m a E con o
m ico  N azionale 1971-75 (p iti n oto  com e « P ro
ge tto  ’80 ») del M in istero  del B ilan cio  e della 
P rogram m azion e E con om ica ;

— il « D ocum ento p ro g ram m atic o  p re lim in are  » 
(e lem enti p er  l ’im p o staz io n e  del P rogram m a 
E con om ico  N azion ale  1971-75) de l M in istero  
del B ilan cio  e d e lla  P rogram m azion e Econ o
m ica ;

—  il P ro gram m a E con om ico  N azionale 1971-75 
(P arte  gen erale ) de l M in istero  del B ilan cio  e 
de lla  P rogram m azion e E con om ica .

Anche se  non p ro p riam en te  in q u ad rab ili com e 
docum en ti d i p rogram m azio n e , m a  com e leggi di 
a ttu azion e , verran n o  a ltre s ì an alizzati:

—  la  recen te  legge su l « finanziam ento d e lla  C as
sa  p er  il M ezzogiorno p e r  il qu inquennio 1971- 
75 e m odifich e ed  in tegrazion i a l te s to  u nico 
delle legg i su g li in terven ti nel M ezzogiorno », 
ap p ro v a ta  il 6 o tto b re  1971 (n. 853);

— le d ire ttive  in  m a te r ia  d i in d ustrializzazion e 
del M ezzogiorno, em an ate  d a l C IP E  n ella  r iu 
nione del 15 m arzo  1972;

—  il d ecreto  m in iste ria le  d i esecuzione della 
legge n. 853, em an ato  il 6 m agg io  1972.

1.1. Il Piano di coordinam ento degli in terventi a 
favore del Mezzogiorno.

N el Piano di coord in am en to  (2), nel qu ale  ven
gono en unciati ch iaram en te  g li ob iettiv i dello  sv i
lu p po  in d u str ia le  e le condizioni p er  realizzarlo , 
v iene in d icata  la  tip o log ia  delle in iziative indu
str ia li delle q u ali è op po rtun o  fav o rire  ed incen
tiv are  la  localizzazione nel M ezzogiorno:

« -  in iziative che co stitu isco n o  u n a  in tegrazion e 
delle a ttiv ità  p rod u ttiv e  d i ben i e servizi ne
c e ssa r i a  quelle  a ttiv ità  in  v ia  d i sv ilu pp o  nel 
M ezzogiorno, s ia  che u tilizz in o  m aterie  p rim e
o  sem ilav o ra ti p ro d o tti nelle region i m erid io 
n ali, s ia  ch e fo rn iscan o  ta li  p roduzion i ad  a l
tre  a ttiv ità  del M ezzogiorno;

— in iziative d e stin ate  a  so d d is fa re  la  do m an d a 
di ben i stru m en ta li, d i a ttrezzatu re  e d i equ i
p ag g iam en ti acc e sso r i derivan ti d allo  sv ilu ppo  
delle a ttiv ità  p rod u ttiv e ;

— in iziative in d u str ia li che accrescon o , valoriz
zano e raz ion alizzan o l ’u tilizzazione delle r i
so rse  locali, co m p rese  qu elle  m in erarie  ed 
energetiche;

(1) Entrambi questi aspetti saranno esaminati nei capitoli 

conclusivi dello studio.

(2) Comitato dei M inistri per il Mezzogiorno, « Piano di coor
dinamento degli intetventi pubblici nel Mezzogiorno », Roma, 

1966.



— iniziative che, p e r  tip o lo g ia  dei p ro d o tti fa b 
b rica ti, p e r  l ’e s isten za  di acco rd i specifici con 
o p era to r i e ste r i e /o  p er l ’a p p arten en za  a  g ru p 
p i az iendali o p eran ti su  sc a la  in ternazionale, 
sono rivo lte , to ta lm en te  o  in  p arte , a  so d d i
s fa re  la  d o m an d a  p roven ien te d a i m ercati di 
espo rtazion e;

— in iziative che co n trib u iscon o  a ll ’am m od ern a
m ento  dei se tto r i p ro d u ttiv i m erid ion ali, ca
ra tterizzati d a  stru ttu re  a rre tra te  e  d a  cond i
zioni di r istag n o  o  decad en za, m ed ian te  inno
vazioni rad ica li delle d im ension i delle u n ità  
p rod u ttiv e  —  so p ra ttu tto  p e r  q u an to  r ig u ard a  
il ragg iu n gim en to  d i econ om ie di sc a la  — e /o  
delle  tecnologie im p iegate  e /o  d e ll’o rgan izza
zione p ro d u ttiv a  e  com m ercia le ;

—  in iziative in d u str ia li che in trod u con o  nuovi 
p ro c e ss i p rod u ttiv i e /o  nuovi p ro d o tti, in p a r
tico la re  quelli a ttu a lm en te  a sse n ti o so lo  sc a r
sam en te  rap p re se n ta ti, in term in i di cap a c ità  
p rod u ttiv a , n ell’am b ito  d e lla  s tru ttu ra  indu
str ia le  m erid ion ale  e, p ili in  generale , n azio
nale , sp ec ia lm en te  se  b a sa te  su ira p p o rto  fon
d am en tale  e continu ativo  d e lla  r ice rca  indu
str ia le  ap p licata , ev iden ziato  q u esto  d a ll ’en tità  
d e lla  sp e sa  d e stin a ta  a lla  r ice rca  s te s s a  o an
che, in  v ia  su b o rd in a ta , d a ll ’ap p arten en za del
l ’in iziativa a  g ru p p i im p ren d itoria li n o to ria
m ente q u a lifica ti e d in am ici, anche in cam p o  
in tern azion ale  nel se tto re  d e lla  r ice rca  indu
str ia le  ».

Lo  s te sso  P iano d i cord in am en to , quindi, indi
v id u a  s ia  p u re  in p rim a  ap p rossim azion e , nei 
se tto r i d e ll’in d u str ia  m eccan ica, de ll’in d u str ia  chi
m ica  e d e ll’in d u str ia  a lim en tare  d i tip o  m oderno, 
quelli che risp on don o  n ella  m isu ra  m agg io re  ai 
c riteri so p ra  en unciati e che p ertan to  « a ssu m o 
n o  un ca ra tte re  p rio rita rio , trad u c ib ile  in un p re
c iso  indirizzo d i p o litica  in d u str ia le  », anche p e r
ché... « p resen tan o  p ro sp ettiv e  favorevo li in re la 
zione a lla  do m an d a  s ia  e s te ra  che n azion ale ; so 
n o cara tter izza ti da  u n a c a p a c ità  d i adegu am en 
to  a  so d d is fa re  ta le  do m an d a  o hanno legam i 
in terin d u stria li ta li  d a  fav o rire  il sorgei-e di nuo
ve in iziative ».

E ’ d a  r ilevare  che anche se  le ind icazion i ri
su ltan o  p iu tto sto  generiche, d a ta  la  p ro b lem atica  
sp ec ifica  delle varie  ca tegorie  m erceologich e che 
figuran o a ll ’in tem o  dei se tto r i in  qu estion e , ta le  
selezione h a  p erm esso  tu tta v ia  di a ttu a re  u n a p o
litica  di grad u azion e  degli incentivi in fav o re  del
le nuove in iziative in d u stria li.

1.2. Il Progetto  ’80.

« T ra  le azioni in tese  ad  o r ien tare  il m eccan i
sm o  econom ico v e rso  uno sv ilu pp o  p iù  efficien te 
ed eq u ilib ra to , u n a im p o rtan za  d eterm in an te  con
tin u erà  ad  avere  nel p ro ss im o  decennio qu ella  
riv o lta  a  ren d ere p iù  om ogen ea ed  in teg ra ta  ter

rito ria lm en te  la  stru ttu ra  econ om ica del P aese , 
ed in p ar tico la re  a  sa ld a re  la  fra t tu ra  p iù  grave 
che d iv ide an co ra  il M ezzogiorno dal re sto  d ’I ta 
lia  ».

S u lla  b a se  d i q u e s ta  p rem essa , nel P rogetto  ’80 
si co n ferm a l ’im pegn o v e rso  u n a  p o litica  d i indu
stria lizzazio n e  che rap p re se n ta  l ’u n ica  p o ss ib ilità  
p er un  rap id o  sv ilu pp o  del M ezzogiorno (1). D ’al
tra  p a r te  « u n a s tru ttu ra  p ro d u ttiv a  p iù  a rtico 
la ta  e d if fu sa  territo r ia lm en te  p u ò  fav o rire  il r a f
fo rzam en to  del s is te m a  in d u str ia le  nazion ale , con 
l'e sp an sion e  d i nuovi se tto ri, la  fo rm azion e  di 
nuovi m ercati, il so stegn o  della  do m an d a, l ’am 
p liam en to  delle  occasion i d i investim en to . S e  l ’in
du stria lizzazion e sa r à  co n cep ita  e o r ien ta ta  non 
com e un  p ro lu n gam en to  o un d u p lica to  d e ll’a s 
se tto  in d u str ia le  del se tten trion e, m a  com e un 
am p liam en to  del fron te  d e ll’in d u str ia  nazionale , 
in m o do  d ire ttam en te  co llegato  con  la  p o litica  
di innovazione e d i d ifferenziazione, il M ezzogior
no non ra p p re se n te rà  u n ’a lte rn a tiv a  a llo  sv ilu ppo  
in d u str ia le  se tten trion ale , m a  un  raz ion ale  ed  e f
fic iente co m p letam en to  del s is te m a  in d u stria le  
n azion ale ».

C om e il P iano d i coord in am en to , co sì anche il 
P rogetto  ’80 non  p re c isa  su ffic ien tem en te  le ini
ziative  con crete  a livello d i sin go lo  se tto re . Sotto- 
lin ea com un que con crescen te  in ten sità  l ’im p o r
tanza d e lla  com ponente te rr ito r ia le  e  so p ra ttu tto  
co n ferm a u ffic ia lm en te  che « la  creazion e nel 
M ezzogiorno di in d u str ie  tecn olog icam en te avan 
zate  non è in co n tra sto  con  l ’ob iettivo  di u n a 
e levata  occupazione, qu an d o  si co n sid eri l ’im po r
tanza che nelle  m oderne econ om ie in d u str ia li a s 
su m on o le im p rese  di m edie d im en sion i a d  a lto  
livello tecnologico  e ad  in ten so  a sso rb im e n to  di 
lavoro  ». N el m om en to  in cui conclu de l ’indagin e 
gen erale  a  livello n azion ale  con la  descrizion e de
gli o rien tam en ti re la tiv i a i p ro g ram m i di p ro m o 
zione, il P rogetto  ’SO conseguen tem ente include, 
in fa tti, tra  g li sp ec ific i indirizzi de ll’in d u str ia  ita
lian a , o ltre  al se tto re  d e lla  ch im ica  e  degli a li
m en tari, l ’in fo rm atica , l ’e le ttron ica  p ro fe ssio n ale  
e dei com ponenti avan zati, l ’aero sp azia le , la  nu
cleare.

1.3. Il Docum ento Program m atico Preliminare.

Il recen te D.P.P. rin n ova e  r ico n ferm a  con  fo r
za  sem p re  m agg io re  l ’in teresse  p er  il M ezzogiorno 
degli organ i d e lla  p ro gram m azio n e nazionale. 
« L o  sv ilu p p o  del M ezzogiorno —  si a ffe rm a  —

(1) Si sostiene in fa tti, nello stesso « Progetto '80 », che « l ’al
ternativa ad una politica di industrializzazione del Mezzogiorno 
è una politica di sussidi costosa quanto improduttiva nei r i
guardi di un’area in cui risiede il 38 % della popolazione e che 
fornisce il 32 % delle forze di lavoro. Inoltre la continuazione 
di fo rti migrazioni dal Sud al Nord può deterjninare, sia il 
degradamento del tessuto economico e sociale nelle regioni di 
emigrazione, sia l'aumento dei costi dj insediamento nelle re
gioni di immigrazione »,



è un  obiettivo  p o litico  cen tra le  dello  S ta to  e 
co stitu isce  inoltre , n ella s tra te g ia  del p ian o, 
p re su p p o sto  e  stru m e n to  fon d am en ta le  p er 
u n a ra p id a  e m eno d iscon tin u a c re sc ita  delFinte- 
r a  econ om ia n azion ale  ». In fa tti, « r isu lta  o rm ai 
ch ia ra  l’im p o ss ib ilità  di m an ten ere in  funzione 
un m eccan ism o  di c re sc ita  sq u ilib ra ta , con  co sti 
crescen ti d e lla  con gestion e a l N o rd  (so p ra ttu tto  
in term in i di ten sion i so c ia li e rivend icazion i sa 
la r ia li)  e con ingenti fenom eni d i inoccupazione 
nelle region i m erid ion ali, che p u re  esprim on o la  
q u o ta  m agg io re  d e ll’o ffe r ta  add iz ion ale  d i la 
voro  ».

B en ch é con  q u e sta  con sid erazion e si re s t i  an 
co ra  su l p ian o  delle a fferm azion i d i p rin cip io , è 
d a  so tto lin eare  il ten tativ o  di app rofo n d im en to  
del D.P.P. lì dove espon e i fili con d u ttori d i una 
« s tra te g ia  a rtico la ta  p e r  se tto ri e p e r  tip i di 
im p rese , u n a  s tra te g ia  che m iri a d  u n a  d iversifi
cazione se tto ria le  fo n d ata  su lla ; e sp an sion e  dei 
se tto r i e delle im p rese  in  g ra d o  di a sso rb ire  m ag
giore occupazione; e sp an sion e  dei se tto r i in g ra 
d o  di so stitu ire  im portazion i, so p ra ttu tto  d i beni 
stru m en ta li; e span sion e dei se tto ri nuovi ad  a lto  
conten uto di innovazione tecn olog ica  e so sten u ti 
d ire ttam en te  d a lla  do m an d a  p u b b lica  ».

P artico larm en te  im p o rtan te  è q u e sta  stra te g ia , 
in q u an to  ad  e s sa  fan n o  cap o  le azioni p ro g ram m a 
tiche specifiche p e r  il M ezzogiorno, a  cui il D.P.P 
ded ica  tu tto  il cap ito lo  I I I  d e lla  p a r te  secon da 
D al p u n to  d i v is ta  d e lla  localizzazione in d u str ia le  
se tto ria le , l ’a n a lisi è ce rto  ap p en a  im p o sta ta , p oi 
ché l ’accen tuazion e m agg io re  v iene d a ta  a lle  d i
re ttiv e  d i a s se t to  te rr ito r ia le  dello sv ilu pp o  eco
n om ico  e a l la  form azion e d e lla  re te  fon dam en tale  
dei flu ss i  d i tra sp o rto , m en tre  g li s te ss i  « p ro
getti sp ec ia li » fo rn isco n o  an c o ra  ind icazion i p re
cise  so lo  n ell’ind iv iduazione delle aree  d i in ter
vento e dei lo ro  fab b iso gn i in fra stru ttu ra li.

N el delin eare , com un qu e, le  linee e ssen z ia li d i 
u n a p o litica  di ind ustria lizzazion e del M ezzogior
no, s i  a rr iv a  a d  elencare, a  tito lo  e sem plificativo , 
u n a se rie  d i p o ss ib ili  im pegn i:

« - n ell’am b ito  del p ro g ram m a  di p rom ozion e del
l ’in d u str ia  ch im ica, localizzazione n ell’a re a  si
c ilian a  tr a  A u gu sta  e G ela, con  p o ss ib ilità  di 
esten sion e in  a ltr i te rr ito r i d e lla  S ic ilia  occi
den tale  di un in siem e d i im p ian ti even tual
m ente co llegati con  condotte , fon d ati su lla  chi
m ica  d e ll’etilene ( 1 );

— realizzazion e del V ° cen tro  sid eru rg ico  in Ca
la b r ia ;

— prom ozion e d e ll’in d u str ia  m eccan ica, nel Mez
zogiorno, crean d o  le condizioni p er  il decen

tram en to  nel M ezzogiorno s te s s o  d i im pian ti 
d i m edie e p icco le  d im en sion i lun go due d i 
re ttr ic i te rrito r ia li: q u e lla  Cassino-C aserta-N a- 
p oli-Salern o; e q u ella  Bari-Brindisi-Lecce-Ta- 
ran to ;

r istru ttu raz io n e  e riorgan izzazion e d i se tto ri 
trad iz ion ali d e lla  in d u str ia  m erid ion ale  (a li
m en tari, a ttiv ità  legate  a lla  ed iliz ia , a b b ig lia 
m ento, cuoio, ca lzatu re , m o b ilio )» .

1.4. I l Program m a Econom ico Nazionale 1971-75.

I l  P ro gram m a econ om ico qu inquenn ale recen 
tem en te p u b b lic a to  d a l M in istero  del B ilan c io  (2) 
non se m b ra  aggiun gere m o lto  a lle  ind icazion i p er
lo sv ilu p p o  in d u str ia le  del M ezzogiorno fo m ite  
d a l D ocum ento p re lim in are  p ro gram m atico  ap 
p en a  esam in ato . U n elem en to  d i n ov ità  p u ò  tu t
tav ia  ra v v isa rsi n ell’im p o rtan za  a cc o rd a ta  al M ez
zogiorn o  com e p ro b lem a  cen tra le  d e lla  p ian ifi
cazione, d a  cui deriv a  un  p ar tico la re  rilievo  con
fer ito  a l la  n uova legge p e r  il M ezzogiorno. Ad 
e s sa  viene in fa tti a f f id a to  con  c a ra tte re  d i p r io 
r ità  il co m pito  d i a ss ic u ra re  il ragg iu n gim en to  
d i quegli ob iettiv i che p o trem o  defin ire  in term e
di r isp e tto  a  qu ello  gen erale  d e lla  d iffu sio n e  del
l ’a p p a ra to  in d u str ia le  nel M ezzogiorno. T a li ob iet
tiv i co n sisto n o  nelle  segu en ti m isu re  d ’in terven to :

a) po litiche gen erali che in fluenzino la  s tra te g ia  
delle  sce lte  in d u str ia li in  tu tto  il te rrito r io  
nazionale ;

b) la m an o v ra  degli stru m en ti d e lla  p o litica  di 
in d ustrializzazion e de l M ezzogiorno;

c) la  definizione, d i p ro g ram m i p rom o zion ali p er  
sin go li se tto r i o  g ru p p i d i p roduzion i, che ri
gu ard in o  l ’a re a  m erid ion ale .

Q uanto ag li stru m en ti d i p o lit ica  se tto ria le  p e r  
con segu ire  ta li ob iettiv i, il P iano fa  gen ericam en 
te riferim en to  a d  u n a  p o litica  d i in d u stria lizza
zione riv o lta  p r io rita riam e n te  v e rso  il se tto re  m a
n ifa ttu riero , « ove s i  m an ife stan o  le  m agg io ri 
p o ss ib ilità  d i in crem en to  dell’occupazione », rin 
v ian d o  p e r  la  co n creta  artico laz io n e  d i ta le  po li
t ica  a lle  d isposiz ion i d e lla  n u ov a  legge p e r  il 
M ezzogiorno e a lle  d ire ttive  del C IP E .

1.5. La legge sul finanziam ento della Cassa per  
il M ezzogiorno p er  il quinquennio 1971-75 (6 o t
tobre 1971, n. ^53).

C aren te d i d e ttag lia te  ind icazion i d ì se tto re  o, 
p iù  generalm en te, di localizzazion e in d u str ia le , la  
recen te legge su l finanziam ento della  C a s sa  p er  
il M ezzogiorno sem b rereb b e  il docu m en to  m eno 
u tilizzab ile  a i  fini del p re sen te  stu d io . T u ttav ia

(1) Questa prima indicazione va naturalmente integrata con 
le altre specificazioni della politica di sviluppo deH'industria 
chimica contenute nel c.d. Piano chimico (riguardante per il 
momento soltanto la chimica di base).

(2) Ministero del Bilancio e della Programmazione Econo
mica, « Programma Economico Nazionale 1971-1975 » (bozza non 
corretta) - Roma 1972.



l ’im p o rtan za  d i q u e sta  legge ap p a re  e strem am en 
te rilevan te, ove s i  p en si che a ttra v e r so  la  su a  
em anazione s i  è  ten tato  d i d a r  co rp o  a ll ’insiem e 
delle p ro p o ste  d i rin n ovam en to  d e ll’in terven to 
p ubb lico  nel M ezzogiorno che ann i d i d ib a ttito  
m e rid io n a lista  avevano p o sto  in  luce. N on  è  qu e
s ta  la  se d e  p er  un  e sa m e  d e ttag lia to  d e lla  legge 
e de lla  su a  r isp on d en za  a lle  a sp e tta tiv e  che qu el
le p ro p o ste  di rinn ovam en to  so tten devan o . Vo
lendo tu ttav ia  e sp rim ere  un  g iud izio  d i sin tesi, 
a lm en o p er  qu an to  concerne il p ro b lem a  oggetto  
d i q u esto  stu d io , la  legge a p p a re  com e un v ero  e 
p ro p rio  « pun to  di sv o lta  » d e lla  p o litica  d e ll’in
terven to  p u b b lico  nel M ezzogiorno. Q uesto  giud i
z io  p o g g ia  p rin cipalm en te  su  due fa tt i : d a  un la to  
l ’a ffid am en to  d e lla  d irezione d e lla  p o litica  eco
n om ica  p e r  il M ezzogiorno a l l ’o rgan o  p iù  d iretta- 
m ente re sp o n sab ile  d e lla  p ro gram m azio n e n a 
zionale, e cioè a l C IP E , e d a ll ’a ltro  la  stru ttu ra 
zione p e r  « p ro ge tti sp ec ia li » (1) de ll’in terven to 
strao rd in a r io  nel M ezzogiorno. Q uesti due p rov
vedim enti ap p a io n o  stre ttam en te  co n n essi t r a  di 
loro , so rre tti com e sono d a lla  v o lo n tà  d i rea liz
zare  u n ’in tegrazion e « stra te g ic a  » t r a  p ro g ram 
m azione n azion ale e  in terven to  stra o rd in a r io  nel 
M ezzogiorno, in tegrazion e che ta lv o lta  g ià  nel 
p a s sa to  e ra  s ta ta  rea lizza ta , m a  sem p re  con ca
ra tte re  d i ep isod ic ità , e p ertan to  sen za  q u e lla  ca
ratterizzazion e istitu z io n ale  che ogg i invece le 
viene ch iaram en te  a ttr ib u ita .

L a  legge n. 853 quindi, anche se  non si occu p a 
d ire ttam en te  dei p rob lem i con n essi a lle  tipo logie  
in d u str ia li p iù  idonee a lla  localizzazione (m a  p er 
e ss i rin v ia  a lle  d ire ttive  del C IP E  ed  a l re go la 
m ento  esecutivo  del M in istro  p e r  il M ezzogiorno), 
rive ste  p u r  tu ttav ia  n otevole im p o rtan za  re la tiv a
m ente a  ta li p rob lem i, dal m om en to  che pone 
le b a s i  istitu z io n ali p e r  u n a  p o litica  econ om ica 
p iù  in c isiva  e co o rd in ata  nel M ezzogiorno. C onse
guen za non u ltim a di ta le  r in n ovata  p o litica  do
vrebbe e sse re  ap p u n to  u n a  utilizzazione p iù  
atten ta  delle r iso r se  te rr ito r ia li d ispon ib ili e del
le re lative  in fra stru ttu re , nonché un p iù  o p p o r
tun o d o sagg io  —  risp e tto  al p a s sa to  —  delle fo r
m e di incentivazione a tte  a  fav o rire  q u esto  o 
quel se tto re  in d u str ia le  q u a lo ra  e s so  s ia  riten uto

(1) L'art. 2 della legge così definisce i progetti speciali: 
« I progetti speciali di intervento organico nelle regioni me

ridionali sono di carattere intersettoriale o di natura inter
regionale ed hanno per oggetto la realizzazione di grandi in
frastrutture generali o volte a facilitare lo sviluppo delle a tti
vità produttive e, in particolare, la localizzazione di quelle in
dustriali; l ’utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali 
e deU’ambiente, anche con iniziative di alto interesse scien
tifico e tecnologico; l ’attuazione di complessi organici di opere 
e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di 

nuove zone di sviluppo; la realizzazione di iniziative organiche 
per lo sviluppo dì attività economiche in specifici te rrito ri o 
in settori produttivi. I progetti speciali debbono osservare le 
destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in 
mancanza, dalle direttive dei piani regionali d i sviluppo ».

p rio rita r io  a i fini dello  sv ilu ppo  econ om ico  — e 
occup azion ale  in p rim o  luogo — del M ezzogiorno 
ste sso .

1.6. Le d ire ttive  em anate dal CIPE in m ateria di 
industrializzazione del M ezzogiorno.

A conclu sion e d e lla  riun ione del 15 m arzo  1972 
il C IP E  h a  a p p ro v ato , su lla  b a se  del m an d ato  
co n feritog li d a ll ’a rt. 8 de lla  legge n. 853 (2), le 
d ire ttive  gen erali e sp ec ifich e d i p o litica  indu
str ia le  p e r  in ten sificare  lo  sv ilu pp o  del M ezzo
giorno, che qu i d i segu ito  s i  ripo rtan o .

1.6.1. D irettive  generali.

I  cr iter i se tto r ia li d i p r io r ità  delle  agevolazioni 
a  favore  di in iziative in d u str ia li so n o  i seguen ti;

« p er  q u an to  r ig u ard a  le in iziative  in fer io ri a  
5 m iliard i s a r à  d a ta  p r io r ità  a  qu elle  re la tive  al 
se tto re  m an ifa ttu r ie ro  che sian o  cara tter izza te  
d a  un  non elevato  ra p p o r to  tra  investim en ti f is s i  
e ad d etti;

p e r  qu an to  r ig u ard a  le in iziative su p erio ri a  
5 m iliard i s a r à  d a ta  p r io r ità , nel quadro della 
contrattazione program m ata, a  qu elle  r ien tran ti 
nei se tto r i c a ra tte r izza ti d a  un  non elevato  ra p 
p o rto  t r a  in vestim en ti fissi e  add etti.

L e agevolazion i p rev iste  d a lla  legge sa ran n o  
com un que g ra d u a te  in m odo  d a  non  a ttr ib u ire  
p r io r ità  a lle  in iziative che rien tran o  nei se tto ri 
a d  elevata  in ten sità  d i cap ita le : la  sid eru rg ia  e 
la  m etallu rg ia  non fe r ro sa  d i b a se , la  ch im ica  di 
b a se , la  ra ffin az io n e  dei p ro d o tti p e tro liferi, la 
p rodu zione di cem en to  e la  p rodu zion e e la  ra f
finazione dello  zucchero.

In  ogn i caso , l ’e sam e di ta li in iziative sa r à  
con d otto  tenendo conto  delle  d ire ttive  del p ro 
g ra m m a  econ om ico nazion ale , dei p ro g ra m m i di 
prom ozion e e di razionalizzazion e di se tto re  e 
delle a ltre  ind icazion i em erse  d a lla  co n tra ttaz io 
ne p ro g ram m ata , con  p ar tico la re  r ig u ard o  a lle  
in iziative rilevan ti p e r  lo sv ilu p p o  occupazion ale  
ed  in d u str ia le  del P aese  e p er  la  valorizzazione 
delle r iso r se  locali ».

V iene inoltre  r ia ffe rm a ta  l ’o p p o rtu n ità  di fa 
vorire:

(2) Gli obiettivi fondamentali che si evincono da tale articolo
sono i seguenti:

— « la massima penetrazione del processo dì industrializzazio
ne nei te rrito ri esterni alle zone di concentrazione »;

— « la localizzazione di impianti industriali nelle zone caratte
rizzate da più intensi fenomeni di spopolamento, al fine di 
creare condizioni di equilibrio demografico e produttivo »;

— « l ’attrezzatura del territorio ai fin i dello sviluppo industria
le e... la realizzazione delle infrastrutture specifiche connesse 
alle iniziative industriali oggetto delle agevolazioni nel qua
dro della contrattazione programmata ».



« - le in iziative d i p icco le  e m edie d im en sion i con 
cara tte r is tich e  ad egu ate  a lle  condizioni p o ste  
d a l p ro g re sso  tecnologico  e dal m e rca to  n a
zionale ed  in ternazionale;

— le in iziative in d otte  d a  investim en ti d i gran di 
d im ension i;

— le in iziative di riorgan izzazione e /o  conversio
ne delle stru ttu re  p rodu ttiv e  nei se tto ri la  cui 
c r is i investe l ’a p p a ra to  in d u str ia le  n azionale 
ed in m odo  p ar tico la re  quello  m erid ion ale  S i 
rende, p ertan to , n ece ssar io  fav o rire  qu ei p ro 
ce ss i di r istru ttu raz io n e  se tto ria le  che, senza 
au m en tare , d a ta  la  su d d e tta  situ azion e d i cri
si, la  c a p a c ità  p ro d u ttiv a  e con l ’ob iettivo  del 
m an ten im en to  dei livelli occupazion ali, ra g 
giun gano lo scop o  d i raz ion alizzare  i c ic li p ro
duttiv i, riv italizzare  i se tto ri s te ss i  e  renderli 
com petitiv i su l p ian o  in ternazionale; in qu e
sti se tto ri rien tran o  tra  g li a ltr i: a lim en tare , 
ca lzatu riero , c a r ta  e carto tecn ica, e le ttrodom e
stico , lavorazion e del tab acco ;

— le in iziative che ass ic u rin o  la  localizzazione 
nel M ezzogiorno d i cen tri di rice rca , d i sv i
lu p p o  e d i p rogettaz ion e , sp ec ie  se  rivo lti ad 
e sa lta re  le r iso rse  e s isten ti o com plem en tari ad 
in iziative rea lizzate  o p ro ge tta te ;

— le in iziative nei se tto r i a d  a lta  tecnologia , sp e
cie qu an d o  p o ssan o  fa re  assegn am en to  su  fa 
vorevo li condizion i g ià  acq u isite  d a ll’in d u str ia  
nazion ale o ten dan o ad  u tilizzare  favorevoli 
p re su p p o sti p e r  l ’in d u str ia  ita lian a  ».

Infine, viene so tto lin ea ta  l ’esigen za che q u esti in
dirizzi di p o litica  se tto ria le  sian o  arm on izzati 
« con le d ire ttive  p er  l ’a ttrez z a tu ra  del territo r io  
ai fini dello sv ilu pp o  in d u stria le , e, in p artico lare , 
p er  la  defin izione delle linee d ire ttr ic i p r io r ita r ie  
vo lte a  co n segu ire  la  m a ss im a  p en etrazion e del 
p ro ce sso  di in d ustrializzazion e anche nei territo 
ri estern i a lle  zone d i concentrazion e degli in ter
venti, e con qu elle  p e r  la  localizzazion e d i im 
p ian ti in d u str ia li nelle zone caratter izzate  d a  p iù  
in ten si fenom eni di sp op o lam en to  ».

1.6.2. D irettive  specifiche.

Le d ire ttive  sp ec ifich e del C IP E , p o sto  l ’accen
to  su lla  n ece ss ità  che le in iziative d i p icco la  di
m ensione « s i  localizzino nelle zone cara tte r iz 
zate  d a  p iù  in ten si fenom eni d i sp op o lam en to  », 
dispon gon o  che la  realizzazion e delle in fra s tru t
ture  sp ec ifich e co n n esse  a lle  in iziative in d u str ia 
li di rilevan ti d im ensioni, e  cioè con  un am m on 
tare  d i investim en ti f is s i  su p erio re  a  5 m iliard i, 
s ia  d ec isa  d al C IP E  nel q u ad ro  d e lla  co n tra tta 
zione p ro g ram m ata . S i e sp r im e  fin  d 'o ra  tu ttav ia  
la  d ire ttiv a  che ta li in iziative sian o  orien tate  
« v erso  le zone d i r ieq u ilib rio  o  su lle  d ire ttr ic i 
p r io r ita r ie  d i pen etrazion e dello sv ilu p p o  indu
str ia le  »; si f is s a  in o ltre  il vincolo  che ta li rile

van ti in iziative sian o  localizzate  « aU ’in terno di 
agg lo m erati in d u str ia li e s isten ti o  p ro gram m ati, 
e c iò  al fine di u tilizzare  in m an iera  o ttim ale  le 
dotazion i in fra s tru ttu ra li c rea te  d a  investim en ti 
p ubb lic i ».

Per qu an to  concerne in fine le agevolazion i fi
nan ziarie , viene ist itu ita  u n a grad uazion e a  secon- 
da  che gli investim en ti f is s i  s ian o  co m p resi tra  
100 e 1.500 m ilioni, op pu re tr a  1.500 e 5.000 m i
lioni, op pu re sian o  su p erio ri a  5.000 m ilioni. R in 
viando p e r  la  sp ec ificaz ion e degli incentivi re la 
tivi a lle  due p rim e categorie  di im p rese  a lla  leg
ge n. 853 (o  m eglio , a l re lativo  decreto  d i esecu 
zione) il C IP E  avoca  a  sé  la  determ in azione delle 
agevolazion i p er le  in iziative oggetto  di co n tra t
tazione p ro g ra m m ata , p rop on en d osi di op erare  
« su lla  b a se  delle d ire ttive  gen erali di p o litica  
in d u stria le  derivan ti anche d a i p ian i p rom ozio
n ali di se tto re  » nonché su lla  b a se  « d e lla  coe
renza delle in iziative s te sse  con  la  p ro g ra m m a 
zione econ om ica gen erale  ».

1.7. Il decreto  m inisteriale sulla graduazione degli 
incentivi.

L e  d isposiz ion i conten ute nel decreto  del M ini
stro  p e r  il M ezzogiorno del 6 m agg io  1972 com 
p le tan o  l ’in siem e delle n orm e che sin teticam en te 
vengono ch iam ate  « nuova legislazion e p e r  il 
M ezzogiorno ». E s se  sp ec ifican o , com e g ià  detto , 
le m isu re  delle agevolazion i p e r  le im p rese  di 
p icco la  e m ed ia  d im ensione, su lla  b a se  di p a ra 
m etri co m m isu ra ti s ia  a lla  d im ensione, s ia  al 
se tto re  (p er le m edie im p rese), s ia  infine alle 
lo ca lità  d i in sed iam en to  delle im p rese  ste sse .

Q uesto s is te m a  di incentivazione, non nuovo 
nel su o  sch em a teorico  « trid im en sion ale  » r i
sp e tto  a lla  p a s s a ta  legislazione, a c q u ista  un  r i
lievo del tu tto  p artico la re  p e r  la  m isu ra  in cu i 
le tre  d im ension i vengono a  so v rap p o rsi. M entre 
in fa tti p er  il p a s sa to  la  d im ensione occupazion a
le, qu ella  se tto r ia le  e q u ella  u b icazion ale  incide
van o  in m isu ra  p re sso ch é  u gu ale  n ella de term i
n azione d e ll’am m o n tare  delle agevolazion i, con  la  
n u ov a leg islaz ion e s i  a ttr ib u isce  un  p e so  p rev a
lente al p aram etro  occupazion ale  (c irca  il 50 % 
dell’am m on tare  d e ll’incentivo) (1): ciò viene re a 
lizzato prevalen tem en te grad u an d o  gli incentivi a 
secon da d e ll’ap p arten en za o m eno delle im p rese  
di m ed ia  d im en sion e (2) a i se tto r i m an ifa ttu rie ri 
in g rad o  di a sso rb ire  rilevan ti q u ote  d i m an o
d opera. 0

A ta l fine il decreto  d istin gu e 4 ca tegorie  di 
in iziative in d u str ia li co sì cara tter izzate :

(1) Cfr. M. Barbato, « Lo sviluppo del Mezzogiorno: nuova 
fase operativa », Rassegna economica, 1971, n. 1.

(2) Per le piccole imprese, come già detto, i l  criterio selet
tivo è quello di favorire la localizzazione nelle zone di spopo
lamento mentre le iniziative relative alle grandi imprese for
mano l'oggetto della « contrattazione programmata ».



Categoria A: so n o  le in iziative d a  co n sid erarsi 

p r io r ita r ie , s ia  p erché in dotte  d a  
gran d i im pian ti, s ia  p erch é  ad  ele

v a to  conten uto  tecnologico , s ia  p er
ché p artico la rm en te  com petitive  su  

sc a la  n azion ale  ed  in tem azion ale .

Categorìa B: com pren de le in iziative che re s i
du an o  d a lla  descrizion e delle a ltre  

tre  categorie .

Categorìa C: s i  t r a t ta  de lle  in iziative in d u str ia li 
a  p iù  e lev ata  in ten sità  d i cap ita le , 
q u a li le m etallu rg ich e , le chim iche 

d i b a se , il p etro lio , il cem ento, lo 

zucchero , etc.

Categorìa D: so n o  co m p rese  le in iziative che han 
no a ttu a lm en te  se ri p rob lem i d i r i
stru ttu raz io n e  e  razionalizzazion e, 
q u a li le te ssili, l ’a lim en tare  tradi- 
dizionale, g li e le ttrod om estic i, la  
c a r ta , etc .

L ’im p o rtan te  innovazione co n ten u ta  a  ta l p ro
p o sito  nel d ecre to  in e sam e co n siste  p ro p rio  nel
la  g rad u az ion e  d e ttag lia ta  e p iu tto sto  rig id a , a i 
fini d e ll’otten im en to  del fin anziam ento  e del con
trib u to , delle in iziative in d u str ia li a  secon d a  che 
e sse  rien trin o  n ell’u n a  o  n ell’a ltr a  ca teg o ria , e 
che s i  coord in in o n elle  u b icazion i p r io r ita r ie , che
lo  s te sso  M in istro  p e r  il M ezzogiorno h a  su cces
sivam en te  p rovv edu to  a  defin ire  (1).

In  sin te si dunque, la  localizzazion e di nuove 
in iziative in d u str ia li d i m ed ie  d im en sion i nel 
M ezzogiorno r isu lta  lega ta  a i v a r i p a ram e tr i r i
ch iam ati n el m o d o  seguen te :

2. I  programmi di investimento delle Par
tecipazioni Statali e del settore privato 
approvati dal CIPE.

D alle d isposiz ion i p ro gram m atich e  e sp o ste  nel
le p ag in e  preceden ti em erge du n qu e il sem p re  
p iù  n etto  o r ien tam en to  del p o te re  p u b b lico  a  
fa re  del M ezzogiorno « il » p ro b lem a  cen tra le  del
la  p rogram m azio n e , ed  a  « p u n tare  » consegu en te
m ente su i se tto r i in d u str ia li p iù  idon ei a  favo
r ire  lo  sv ilu pp o  econ om ico m erid ion ale  con  p a r
tico lare  attenzion e ai p ro b lem i d e ll’a sso rb im e n to  
d e ll’o ffe r ta  p oten ziale  d i m an o d o p era  a ttu a lm en 
te in occu pata .

Poiché se m b ra  p artico la rm en te  o p p o rtu n a  in 
q u e sta  sed e  u n a v e rifica  delle  « intenzioni p ro
gram m atich e  » con  qu e lla  che presim iib ilm en te  
s a r à  la  re a ltà  in d u str ia le  del M ezzogiorno secon 
do i p ro g ram m i delle im p rese  a  p artec ip az ion e 
s ta ta le  e dei g ran d i g ru p p i in d u str ia li p riv ati, 
qu i d i segu ito  s i  r ip o rta  un  p r im o  e sam e  di tali 
p ro gram m i concern en te le in iz iative  pubb lich e e

(1) E’ noto che invece la legislazione precedente graduava in 
maniera rigida solo il contributo a fondo perduto, consentendo 
un’ampia discrezionalità per il finanziamento a tasso agevo
lato fino ad un ammontare pari al 70 % dell’investimento com

plessivo.

p riv a te  d i rilevan ti d im en sion i ap p ro v ate  dal 
C IP E  con riferim en to  a l p ro ss im o  quinquennio. 
R agg ru p p an d o  in 14 se tto r i p ro d u ttiv i l ’am m on 
tare  fin anziario  p rev isto  p er  i su d d etti p ro g ra m 
m i, s i  ottiene un  q u ad ro  d i p r io r ità  ab b astan z a  
sign ifica tiv o  (T av . 1). Dei 4.979,7 m ilia rd i di 
lire  ca lco la ti in  co m p lesso , 2.323,0, p a r i  a l 46,6 % 
vengono a sso rb it i  d a lle  in d u str ie  ch im iche e a ff i
ni e 1.808,3, p a r i  a l 36,3 %, d a lle  in d u strie  m etal
lurgiche. Dei re sta n ti 848,4 m iliard i, 441,5, p ar i 
aU’8,9 % del to ta le , van no a ll ’in d u str ia  de i m ezzi 
di tra sp o rto , e 227,5, p a r i  a l 4 ,6 % , a lle  m eccan i
che, m en tre  qu ote  d i g ran  lu n ga in ferio ri sp e tta 
no a i se tto r i d e lla  go m m a (1,3 % ), delle e s tra t
tive (0 ,9 % ), dei m in erali non  m etallife ri (0 ,8% ), 
d e ll’e le ttron ica  (0 ,3 % ), delle  g ra fich e  (0 ,2 % ) e 
delle a lim en tar i (0,1 % ). C om e r isu lta  d a  ta le  g ra 
d u ato ria  i se tto r i p reva len ti so n o  an c o ra  quelli 
c a ra tte r izza ti d a  in iziative a  fo rte  in ten sità  di 
cap ita le  (se tto r i  m etallu rg ico  e  ch im ico) m en tre  
sc a rso  p e so  v iene d a to  ad  im p o rtan ti se tto r i co
m e l ’e le ttron ica  e  l ’a lim en tare . A co n trob ilan ciare  
ta li tendenze re stan o  qu in d i so lo  le in d u str ie  m ec
can iche e dei m ezzi d i tra sp o rto , le cu i q u ote  di 
investim en to , p u r  e sse n d o  a n c o ra  m o lto  in ferio 
ri a  qu elle  de lle  in d u str ie  m etallu rg ich e  e  ch i
m iche, creereb b ero  lav o ro  co m p le ssivam en te  p er 
48.000 ad d etti c irca , con tro  i 19.000 m etallu rg ic i 
e i 40.000 ch im ici.
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Tav. 1 - Program m i di investim ento delle partecipazioni sta ta li e del se tto re  priva to  approvati dal CIPE
p er  il quinquennio 1971-75.

SETTORI PRODUTTIVI

INVESTIMENTI

m iliardi d i lire

C him iche e a ffin i . . . 

M etallurgiche . . . .  

Mezzi di tra sp o rto  . . .

M e c c a n ic h e ...........................

G o m m a ................................

E s t r a t t i v e ...........................

M inerali non m etallife ri

E l e t t r o n i c a ...........................

G rafiche e  v arie  . . . .  

A lim entari e a ffin i . .

P e t r o l i f e r e ...........................

T e ss ili  ................................

C a r t a .....................................

Legno e m obilio  . . . .  

TO TA LE . . . .

2.323,0

L808,3

441.5

227.5 

66,6

43.5 

41,0

12.5 

9,8 

6,0

4.979,7

valori percent.

ADDETTI
unità

INVESTIMENTI 
ADDETTO 

m ilioni di lire

46,6

36,3

8,9

4.6

U
0,9

0,8

0,3

0,2

0,1

100,0

39.625

19.460

26.640

21.370

5.650

1.306

836

2.600

1.220

118.607

58.6 

92,9

16.6 

10,6 

11,8 

33,3 

49,0

4,8

42,0

Fonte: D ocum entazione C IP E .

E sam in an d o  o ra  g li in vestim en ti an n u n ciati dai 
g ran d i g ru p p i in d u str ia li p r iv a ti e  p u b b lic i (T a
vo la  2), a i p rim i p o st i  van no a  p o rs i  T IR I, nel 
cui am b ito  sono co m p rese  p ra ticam en te  tu tte  le 
a ttiv ità  del se tto re  m etallu rg ico , e la  M ontedison  
E N I, a  cui fann o cap o  invece q u a si  tu tte  le a t
tiv ità  del se tto re  ch im ico. N el co m p le sso  i due 
gru p p i hanno in fa tti a im un ciato  in vestim en ti p er 
c irca  4.500 m iliard i (1). Un certo  p e so  h an n o  an
che la  S IR  e l ’E F IM , con  p ro g ram m i p e r  475 e 
460 m ilia rd i r isp ettivam en te , nonché la  F IA T  che 
con so li 250 m iliard i a ttive reb b e  q u a si 20.000 ad 
detti. Di im p o rtan za  re lativam en te  m in ore  sono 
invece le in iziative d e lla  P irelli (105 m iliard i), 
de ll’E S P I  (175 m ih ard i) e d e ll’Ò livetti (20 m iliard i).

D al pun to  d i v ista , infine, d e lla  d istribu zion e 
g e o g ra fica  degli in vestim en ti p u b b lic i (T av . 3), 
le reg ion i fav o rite  so n o  la  Puglia, la  C alab ria , 
la  S a rd eg n a , la  S ic ilia  e, in m isu ra  m in ore, la  
C am p an ia ; in  p ar tico la re : le  p rim e  due regioni 
nel se tto re  sid eru rg ico , le iso le  in  qu ello  chi
m ico, l ’u ltim a  nelle m eccaniche.

Tav. 2 - In vestim en ti e nuovi p o s ti di lavoro an
nunciati dai m aggiori gruppi industriali 
p er iniziative p rogetta te  o in corso di 
realizzazione nel M ezzogiorno da avviare 
entro il 1975 (a ).

GRUPPI m iliardi 
di lire

im ità
occupate

I R I ................................ 2.600 64.500
M o n te d iso n /E N I . . 1.911 34.150
F I A T ................................ 250 19.500
S I R ................................ 475 12.000
E F IM  ........................... 460 7.500
Pirelli ..................... 105 5.850
E S P I ................................ 175 4.500

O l i v e t t i ........................... 20 2.000

TO TA LE . . . . 5.996 150.000

Fonte: D ocum entazione C IP E .

(1) Gli investimenti annunciati dai grandi gruppi industriali 
sono stati in buona parte già approvati da apposite delìbere del 
CIPE: un confronto rigoroso tra i  dati delle due fonti d i in
formazione richiamate (CIPE e « Grandi gruppi ») è reso tut
tavia estremamente difficoltoso dalla non omogeneità dei cri
teri utilizzati per la stima degli Investimenti e degli addetti.

(a) I l totale della tavola non coincide con quello della Tav. 1 
per la ragione che non tutte le Iniziative qui riportate sono 
state già approvate dal CIPE. Inoltre, la Tav. 1 comprende 
anche iniziative di medie dimensioni, mentre la presente si 
riferisce esclusivamente ad iniziative relative a grandi com
plessi industriali.



Tav. 3 - Program m i di investimento preannunciati dai grandi gruppi pubblici (a), 

(investimenti in milioni di lire - occupazione in m igliaia di unità).

F onte: D ocum entazione C IPE .

(a) Si tratta degli investimenti già riportati in  totale nella Tav. 2 in relazione ai gruppi: IR I, Montedison, ENI, EFIM, ESPI. Da notare che il riferimento temporale as
sunto è il quinquennio 1971-75; in alcuni casi tuttavia i programmi si riferiscono ad anni successivi al 1975.



3. Conclusioni.

N ei docum en ti p ro g ra m m atic i e sam in a ti e in 
p artico la re  nelle  d isposiz ion i d e lla  « n uova legi
slaz ion e », le  sce lte  se tto r ia li p e r  fav o rire  un  p iù  
rego lare  p ro c e sso  d i in d u stria lizzazion e del M ez
zogiorn o  s i  so n o  sem p re  p iù  o r ien tate  su lle  in
d u str ie  d e lla  ch im ica  secon d aria , degli a lim en ta
ri d i tip o  m odern o  e so p ra ttu tto  delle m eccan i
che. S i  è, p ertan to , so stan z ia lm en te  ra ffo rz a to  il 
cr iter io  di fav o rire  le in iziative « cap ita l-sav in g  », 
p u r  non  rinu n cian do a  qu elle  in iziative, s ia  p u re  
« cap ital-in tensive », che p resen tan o  a n c o ra  una 
n otevole e sp an sion e  e  buone p ro sp e ttiv e  p e r  il 
fu tu ro .

S i  t r a t ta  a  q u esto  p u n to  d i vedere sin o  a  che 
pun to  n ella  fa se  a p p lica tiv a  ta le  cr ite r io  sa r à  
m an ten uto  rig ido , o p p u re  se  s i  verifich eran n o  
am p i slittam en ti. U na co n ferm a d i q u esti em er

ge  d alle  p rim e  indicazion i degli in terven ti p ro p o 
s t i  a l C IP E  p e r  il p ro ss im o  quinquennio , nonché 
dei p ro gram m i ann u nciati d a i g ran d i g ru p p i in
du str ia li, p u b b lic i e  p riv a ti. E ’ p u r  v ero  che ta li 
in iziative r ig u ard an o  decision i d i investim en ti in 
g ran  p a r te  preceden ti, d i g ran d i g ru p p i e  d i im 
p re se  d i g ran d i d im ension i, m en tre  le in iziative 
su  cui la  « n u ov a leg islaz ion e » p e r  il M ezzogior
n o p u n ta  p artico la rm en te  so n o  invece p ro p rio  
qu elle  im p rese  d i m edie e p icco le  d im en sion i che 
d ovrebbero  fo rm a re  qu el te ssu to  connettivo in
d u str ia le  senza il q u a le  non s i  hanno p o sitiv i e 
d u ra tu ri e ffe tti d i d iffu sio n e , n é qu ind i au ten ti
co  sv ilu ppo . Di qu i l ’esigen za  che la  q u o ta  degli 
investim en ti re sid u i, che d o v rà  e sse re  a sse g n a ta  
a l M ezzogiorno, p o s s a  e sse re  ap p an n agg io  so p ra t
tu tto  delle m edie im p rese , a lle  q u a li sp e tta  il com 
p ito  di in tegrare  l ’esigen za  di u n a  p rodu zione di 
elevato  livello tecnologico  con  q u ella  di a sso rb i
m en to  d i fo rti qu ote  d i m an odo pera .
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Requisiti e fattori di localizzazione industriale
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Capitolo Secondo 

Una ricerca « on thè desk »

1. Premessa.

R ich iam an do  brevem en te il p ro b lem a  teorico  
d ella  localizzazione delle a ttiv ità  in d u str ia li è 
p o ss ib ile  in d iv id uare i fa tto r i  p rin c ip a li (1) che 
incidono su lla  d in am ica  degli in sed iam en ti indu
str ia li su l te rrito r io  nei segu en ti elem enti:

— d isp o n ib ilità  d i r iso r se  n atu ra li econ om ica
m ente e  tecn icam ente sfru ttab ili ;

— do m an d a di p ro d o tti p r im a ri (agr ico li e m i
n erari);

— s ta to  delle tecniche d e lla  p rodu zione e dei 
tra sp o rti;

— do m an d a  di p ro d o tti secon dari e d i servizi.

E sam in an d o  in o ltre  l ’im p o rtan za  nel tem po 
di q u esti fa tto r i s i  p o treb b ero  d istin gu ere varie  
fa s i :

a) u n a  p r im a  fa se  in cui la  localizzazione è s ta ta  
v in co la ta  so p ra ttu tto  ai p rim i due fa tto r i elen
ca ti (in  p ra tic a  cioè a lla  acc e ss ib ilità  ad  a lcu 
ni tip i d i r iso rse );

b )  u n a  secon da fa se  in cui i fa tto r i determ in an ti 
la  localizzazione in d u str ia le  hanno r ig u ard a to  
essen zia lm en te il m ercato , ove s i  in ten da con 
q u esto  term in e non so ltan to  il m e rca to  di 
sb o cco  dei p rod o tti, m a  anche il m ercato  di 
app rovvig ion am en to  di « in p u ts » p artico la r i, 
q u ali il lavoro , i servizi, le in form azion i, etc.;

c ) l’e sperien za  p iù  recente, non so ltan to  ita lian a , 
con sen te inoltre  d i in d iv id uare u n a  terza  fa se , 
in cui sem p re  m a g g io r  rilievo  v a  a ssu m en d o  
l ’in terven to  p ubblico , che s i  e sp lica  m ed ian te  
po litich e d i incentivazione e agevolazion i fi
sc a li e finanziarie, d i in fra stru ttu raz io n e  del 
te rrito rio , di interventi d ire tti a ttra v e r so  gli 
in vestim en ti delle im p rese  a  p artecipazion e 
sta ta le , etc. E ’ op po rtun o  a  ta l p ro p o sito  rile
v are  che le fo rm e di in terven to  p u b b lico  ti
p iche di q u esta  fa se  tendono ta lv o lta  ad  a f
fian carsi, sp e sso  a  so stitu ire , là  ove operan o , i 
trad iz ion ali fa tto r i di localizzazione.

(1) Cfr. Luigi Bruni, « La localizzazione dette attività econo
miche », « Contributi occasionali » del Centro di studi e piani 
economici, Roma 1968.

N atu ra lm en te , q u este  tre  fa s i  non si sono rig i
dam en te avv icen d ate  nel tem po: an cor oggi, la  
localizzazione delle  a ttiv ità  in d u str ia li risp on d e 
p er  certi a sp e tt i  a lla  log ica  d e lla  p r im a  fa se , e 
p e r  certi a ltr i  a  q u ella  della  secon d a  o  della 
terza, a  secon da delle concrete situazion i socio- 
econom iche in cui i fa tto r i s te ss i  s i  trov in o ad  
op erare .

Con p ar tico la re  riferim en to  a ll ’e sperien za  del 
M ezzogiorno, è  tu ttav ia  p o ss ib ile  r isc o n tra re  in 
e s sa  i con n otati d e lla  terza  fa se , c a ra tte r iz z a ta  
d a  un  p e so  crescen te  dell’in terven to  pubb lico , e 
qu ind i d a lla  p revalen za  d e lla  in frastru ttu raz io n e  
pubblico-sociale (so p ra ttu tto  nel se tto re  dei tra 
sp o rt i)  r isp e tto  a lle  in fra stru ttu re  « sp on tan ee » 
d i tipo  in d u str ia le  o  co m m ercia le  ( fa c ilità  d i eco
n om ie estern e, re te  co m m ercia le  m olto  a rtico la 
ta , am p i serv izi di in form azion i etc .). T ali con si
derazion i hanno in dotto  a  p o rre  l ’accen to , n ella 
p resen te  indagine, o ltre  che su i fa tto r i trad iz io 
n ali di localizzazione in d u stria le , p u r  p resen ti nel 
M ezzogiorno, so p ra ttu tto  su i fa tto r i r ich iam a
ti su b  c).

In  a ltr i term in i, s i  è cercato  d i tro v are  un  pun
to  d i incontro  tra  due d istin te  m etodo logie :

— u n a m etodo lo gia  trad iz ion ale  che s i  b a sa  su l
l ’a n a lisi del ca ra tte re  « re so u rce  orien ted  » o 
« m ark e t orien ted  » dei se tto ri in d u str ia li da  
localizzare , e che co n sid era  gli a sp e tti in fra
stru ttu ra li com e v ariab ili d ipen den ti de lla  lo
calizzazione s te ssa ;

— u n a  m etod o lo g ia  che s i  p rop on e so p ra ttu tto  
d i f a r  em ergere le re lazion i e s isten ti t r a  le do
tazion i in fra s tru ttu ra li d e ll’a re a  in e sa m e  — 
co n sid erate  e sse  s te sse  com e fa tto r i d i loca
lizzazione —  e la  p rogram m azio n e d i investi
m en ti in d u str ia li n ell’a re a  ste ssa .

E ’ s ta ta  p ertan to  im p o sta ta  u n ’an a lisi ^che, in
c e n tra ta  su l secon do ap p ro ccio  m etodologico , non 
tra sc u ra s se  tu ttav ia  il p rim o, ed  anzi ite ra tiv a
m ente v i fa c e sse  r ico rso  p e r  u n a  v e rifica  de i ii- 
su lta ti otten uti. Al fine d i p red isp o rre  g li ele
m enti n ece ssar i p e r  ta li an a lisi, s i  è  riten u to  op
portu n o  segu ire  due im p o staz io n i d i lavoro :

a) la  p rim a  « on thè d esk  » che u tilizzan do le 
conoscenze g ià  a cq u isite  in  tem a d i econom ia 
sp az ia le , e u tilizzan do a ltre s ì stu d i e ricerch e
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g ià  e ffe ttu a te  su lla  localizzazion e delle a t t i
v ità  in d u str ia li nel M ezzogiorno, fo rn isse  le 
ind icazion i p iù  atten d ib ili e p iù  agg io rn ate  
su l p ro b lem a;

b) la  secon da « on thè fie ld  », che m ed ian te  una 
indagin e sv o lta  su  un cam pion e d i im p rese  
o p eran ti n el M ezzogiorno, v e r ifica sse  i r isu l
ta ti  o tten uti n ella fa se  p receden tem en te illu
s tra ta .

2. Individuazione dei principali fattori e 
requisiti di localizzazione.

L ’ob iettivo  di q u e sta  fa se  è sta to  quello  d i giun
gere  a d  u n a grad u az ion e  dei v a r i se tto r i indu^ 
str ia li secon do u n a  sc a la  d i p r io r ità  b a sa ta  su lla  
p iù  o m eno e levata  « p rop en sion e  » dei se tto ri 
s te ss i  a lla  localizzazione nel M ezzogiorno, avu to  
p artico la re  r ig u ard o  a ll ’in fra stru ttu raz io n e  g ià  e si
sten te  n elle  aree  m erid ion ali. Al fine d i co stru ire  
ta le  sc a la  d i p r io r ità  sono sta t i  sce lti t r a  i fa t
to r i e i re q u is iti  « teo ric i » d i localizzazione gli 
elem enti riten u ti p iù  im p o rtan ti in re lazion e a lla  
co n creta  situazion e socio-econom ica nel M ezzo
g iorn o  (1), conducendo l ’a n a lisi d a  un duplice 
pun to  di v ista , se tto r ia le  e  reg ion ale :

— d a  un  la to  sono sta t i  cioè in d iv iduati i requ i
sit i  d i localizzazione p iù  im p o rtan ti concernen
ti un o  stab ilim en to  « tip o  »;

— d a ll ’a ltro  so n o  s ta t i  e sam in ati i fa tto r i o m e
glio le su sc e ttiv ità  in d u str ia li che ogn i reg io
ne del M ezzogiorno p resen ta .

I  r isu lta t i  d e ll’an a lis i sv o lta  so n o  sta t i  sin te
tizzati in  du e gru p p i di tavole, r isp ettivam en te  
r ife r ite  a i req u isiti se tto ria li d i localizzazion e ed 
a i fa tto r i  reg io n ali che c ia scu n a  a re a  p resen ta  
(c fr . T a w . A .l, A.2, A.3 e A.4 dell’app en d ice ); si 
è vo lu to  in ta l  m o d o  ev iden ziare l’ap p roccio  m e
tod ologico  ad o tta to , che h a  in d otto  a d  in d iv idua
re  p e r  ogni re q u is ito  d i localizzazion e se tto ria le  
la  co rrisp on d en te  su sc e ttiv ità  p resen te  su l te r
ritorio .

L ’a n a lisi se tto r ia le  (c fr. T a w . A .l e A.2 d e ll’ap 
pen dice) e ffe ttu a ta  deve in ten dersi r ife r ita , com e 
g ià  detto , a d  u no stab ilim e n to  in  cu i la  gam m a 
d i p rod o tti, i p ro c e ss i p rod u ttiv i, il n um ero  di 
turn i d i lavoro , il livello  d i m eccan izzazione, la  
p ro d u ttiv ità , l ’am m on tare  degli investim en ti, etc. 
so n o  m ed iam en te  ra p p re se n ta tiv i d i u n o  sta b ili
m en to  localizzato  in Ita lia  nel 1970 con l ’im pie
go delle m ig lio ri tecnologie, ove « m ig liori » sia  
in teso  non so lta n to  in  se n so  a sso lu to , m a  anche 
nel sen so  che e sse  sian o  « p re fe rib ili » o  « a ttu a 

b ili » ten uto  conto del co n testo  p rod u ttiv o , so 
ciale, etc. del M ezzogiorno, nel cu i am b ito  ven
gon o  a d  in se rirs i.

L e  d im ension i p o ss ib ili  d i stab ilim en to  r ip o r
tate , p ertan to , s i  r ife risco n o  gen eralm en te a lla  
situ azion e  delle  m ig lio ri aziende e s is ten ti in  I ta 
lia, e  de fin iscon o  il cam p o  d i v a r ia b ilità  de lle  di
m ension i che al m om en to  a ttu a le  p o sso n o  rite
n ers i econ om icam ente p o ss ib ili (2).

P er l ’ind iv iduazione dei re q u is it i  d i localizza
zione si è com un que fa tto  r iferim en to , t r a  le d i
m ension i p o ss ib ili (ne sono sta te  r ip o rta te  sem 
p re  tre : m edio-m inim a; m ed ia ; m ed io-m assim a), 
ad  u n a d im en sion e d e term in ata  (che nelle ta 
vole in e sam e è r ip o rta ta  in co rsivo ). T ale dim en
sion e (e sp re s sa  in term in i d i fa ttu ra to  o in ter
m in i di p rodu zion e f is ic a )  deve in o ltre  in ten dersi 
r ife r ita  n on  a lla  c la sse  o so tto c la sse  in d u str ia le  
gen ericam en te in tesa , m a  a d  un co n creto  im 
p ia n to  p rod u ttiv o  ap p arten en te  a lla  c la s se  ste s
s a  (3), e che in o ltre  di e s sa  s ia  rap p re sen tativ o .

2.1. Le in frastru tture.

L ’a n a lisi d e ll’in fra stru ttu raz io n e  è s ta ta  p er
tan to  sv o lta  s ia  r ig u ard o  a lla  dotazion e che c ia
sc u n a  reg ion e p re sen ta  (c fr. T a w . A.3 e A.4 del
l ’app en d ice ) s ia  r ig u ard o  a l fab b iso g n o  che c ia
scu n  se tto re  in d u str ia le  (c fr. T a w . A .l e  A.2 del
l ’app en d ice ) rich iede p e r  lo svolgim en to  di un 
effic ien te  p ro ce sso  p rod u ttiv o . L e  in fra stru ttu re  
e sam in ate  so n o  quelle  d i tra sp o rto , in d u str ia li e 
di servizio .

a )  In fra stru ttu re  d i tra sp o rto .

P er ciò  che concerne la  do tazion e in fra s tru ttu 
ra le  che c ia scu n a  regione m erid ion ale  p re sen ta  
sono sta t i  fo rn iti i d a ti re la tiv i a lle  re ti stra d a li, 
ferrov iarie , p o rtu a li e aero p o rtu a li e s isten ti nelle 
reg ion i ste sse .

P er q u an to  r ig u ard a  la  re te  s tra d a le , è s ta ta  
fo rn ita  l ’incidenza dei ch ilom etri d i s tra d e  e si
sten ti n ella  regione r isp e tto  a lla  su p erfic ie  reg io
nale , a i  veicoli in c ircolazion e e  ag li ab itan ti. 
D ella re te  fe rro v ia r ia  è  s ta to  in d icato  il rap p o r to  
r isp e tto  a  100 K m q  di su p erfic ie  regionale.

P artico la re  cu ra  è s ta ta  p o sta  n ell’indicazione 
delle in fra stru ttu re  p o rtu a li e sisten ti. I  porti, 
com e è noto , sono c la ss if ic a t i  in  due categorie :

(1) I l materiale di base utilizzato in  tale fase proviene in 
parte da ricerche effettuate dal Centro Piani, in precedenza 
o in occasione della preparazione del I I  Piano Quinquennale 
Nazionale, e in parte da una ricerca svolta dall’ISRIL nel
l ’ambito del Progetto Quadro, per conto dell'ISPE.

(2) Si è preterito far riferimento alle aziende operanti in 
Ita lia (e non nel Mezzogiorno) perché i  requisiti esaminati 
non sarebbero molto diversi se rife riti ad una realtà indu
striale territorialmente più circoscritta. Si potrebbe anzi r i
tenere che l ’individuazione dei requisiti settoriali d i loca
lizzazione conserva la sua validità anche se riferita , sia pure 
con le dovute cautele, a imprese operanti al di fuori del ter
ritorio  nazionale.

(3) Ad esempio nella Tav. A.l i  parametri di localizzazione 
individuati per la classe dei « metalli non ferrosi » devono in
tendersi concretamente rife riti ad uno stabilimento che pro
duce « alluminio in pani » (cfr. i  punti 1.2 e 1.2.1 della ta
vola in esame).
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a lla  p r im a  ca teg o ria  app arten gon o—quelli che in
te re ssan o  la  sicu rezza  della  n av igazion e generale 
e servono un icam en te e p rec ip u am en te  a  rifu g io  
op p u re  a lla  d ife sa  m ilitare  ed  a lla  sicu rezza  del
lo S ta to ; a lla  secon d a  ca teg o ria  app arten gon o  i 
p o rti e gli ap p ro d i che servono prec ip u am en te  
al com m ercio . I  p o rti di q u esta  secon da catego
r ia  so n o  in o ltre  d istin ti in q u a ttro  c la ss i, a  se 
co n d a dell’im p o rtan za  com m ercia le :

— a lla  p r im a  c la sse  app arten gon o  i p o rti il cui 
m ovim en to  co m m ercia le  è d i n atu ra  ed  3ntità 
ta le  da  co stitu ir li « di in teresse  gen erale  dello 
S ta to  » e in cui la  q u an tità  delle m erc i im 
b a rc a te  e  sb arca te , p er  ogn i anno d e ll’u ltim o 
triennio, non s ia  in ferio re  a lle  250 m ila  ton
n ellate ;

— a lla  secon d a  c la sse  ap p arten gon o  i p o rti che 
in teressan o  una o p iìi provincie , e con  m ovi
m en to  co m m ercia le  non in fer io re  a lle  100 m ila  
ton nellate;

— a lla  terza  c la sse  app arten gon o  i p o rti che in
te re ssan o  u n a p a r te  di u n a  p rov in c ia  e nei 
q u a li il m ovim en to  co m m ercia le  non s ia  in
fer io re  a  10.000 ton nellate;

— a lla  q u a rta  c la sse  app arten gon o  tu tti g li a ltr i 
p o rti, seni, go lfi, sp iag g e  e rad e  non co m presi 
nelle tre  c la ss i  p receden ti (1).

P er ciò  che rig u ard a  invece i se tto r i in d u str ia 
li d a  localizzare , le in fra s tru ttu re  di tra sp o rto  
sono sta te  co n sid erate  co m e « fab b iso gn i » : in 
p ar tico la re  s i  è  p o sto  in  evidenza di q u a le  in fra 
s tru ttu ra  sp ec ifica  d i t ra sp o rto  i v a r i im pian ti 
ab b ian o  b isogn o  (re te  s tra d a le , sv in colo  fe rro 
viario , p o rto ).

b )  In fra stru ttu re  in d u str ia li e  d i servizi.

S i  è vo lu to  v a lu tare , con  q u esta  voce, la  con
sisten za  d e lla  dotazion e nel M ezzogiorno di in
fra stru ttu re  (a  p a r te  quelle  d i tra sp o r to  p rece
dentem ente e sam in ate ) che perm etton o  la  re a liz 
zazione di rilevan ti econ om ie estern e. P er econo
m ie estern e  s i  in tendono non  so lo  i v an tag g i de
rivan ti d a lla  p resen za  d i a ttiv ità  econ om iche in- 
teg ran tisi con  q u ella  d a  localizzare , m a  anche 
i « fa tto r i di agg lom erazion e », e  c ioè le econo
m ie che provengono p revalen tem en te d a  feno
m eni d i concentrazion e u rb a n a  (con  tu tto  quello 
che c iò  im plica , so p ra ttu tto  p e r  q u an to  concerne 
i serv izi e  le in form azion i).

Per q u an to  rig u ard a  le regioni, ta le  a n a lis i è 
s ta ta  qu ind i e ffe ttu a ta  ponendo in luce la  poten 
z ia lità  delle region i s te sse  p e r  q u an to  r ig u ard a

(1) E’ opportuno precisare che i  porti della 1* categoria 
possono essere classificati anche in una delle prime tre classi 
della seconda categorìa, purché abbiano i requisiti prescritti 
per la classificazione ai fin i commerciali. Se non risultano
in possesso dei suddetti requisiti ai fin i commerciali sono 
considerati di 4* classe.

q u esto  asp etto . A ta l fine sono sta t i  evidenziati 
inn anzitu tto  g li agg lo m erati in d u str ia li g ià  e si
sten ti, co m p resi nelle a re e  d i sv ilu ppo  in d u str ia 
le e nei n u cle i di industrializzazion e . E ’ s ta ta  fo r
n ita  l ’ind icazione, o ltre  che del num ero, d e ll’in
cidenza d e lla  loro  su p erfic ie  r isp e tto  a lla  su p er
ficie regionale. E ’ sta to  inoltre  st im a to  un  indice 
d i concentrazione u rb an a , o tten uto  rap p o rtan d o  
al to ta le  d e lla  p opolazione d i ogn i regione la  po
p olazion e re sid en te  in cen tri con  o ltre  50 m ila  
ab itan ti.

Per qu an to  concerne invece la  dim ensione se tto 
ria le , s i  è riten u to  che l ’im p o rtan za  del fenom eno 
della  in tegrazion e tra  i v a r i se tto r i p rod u ttiv i 
(che è la  fon te  p rin cip a le  di econ om ie estern e) 
fo s se  ta le  d a  g iu stifica re  u n ’a p p o s ita  an a lisi, che 
è s ta ta  sv o lta  nel cap ito lo  q u a rto  cu i p ertan to  si 
rinv ia.

2.2. L a vicinanza a i mercati-, attività  « resource  
oriented » e « m arket orientcd  ».

Un fa tto re  d i localizzazione ch e n el p a s sa to  ha 
r iv e stito  p ar tico la re  im p o rtan za  è  co stitu ito  d a l
la  v icinan za a i m ercati, s ia  a l m e rca to  d i ap p rov
vig ion am en to  delle m ater ie  p rim e  e de i sem ila
v o rati, s ia  a  quello  d i sbocco  dei p ro d o tti finiti. 
O ggi, com e g ià  accen nato , la  rilevan za  d i q u esto  
fa tto re  è  m in ore, c a u sa  le m ig lio ri in fra stru ttu re  
di t ra sp o rto  esisten ti e la  m agg io re  d iffu sio n e 
dei m ercati d i con sum o; tu ttav ia , e s so  se m b ra  
an co ra  r iv e stire  notevo le im p o rtan za  p e r  alcuni 
se tto r i p ar tico la r i, q u ali g li a lim en tari, la  sid e
ru rg ia , la  p etro lch im ica, le p rim e  lavorazion i del 
legno, etc., p e r  q u an to  rig u ard a  la  p ro ss im ità  a i 
m e rca ti di app rovvig ion am en to ; e  l ’in d u str ia  del 
cem ento, il m obilio  e arred am en to , il v e stiar io  
e abb ig liam en to , le ca lzatu re , ecc., p e r  la  vici
n an za  ai m e rca ti d i sbocco .

L ’an a lisi se tto r ia le  d i q u e sto  re q u is ito  h a  dun
qu e te so  a d  ev idenziare i c a s i in  cui l ’a lta  inci
denza del c o sto  d i tra sp o rto  induce le im p rese  
a lla  localizzazione p ro ss im a  a i m e rca ti s te ss i;  a  
ta l fine è sta to  qu an tifica to  im  indice dei co sti 
« tra n sfe r  », s ia  p e r  le m aterie  p r im e  e  i sem i
p ro d o tti che p e r  i p ro d o tti finiti, o tten uto  ra p 
p o rtan d o  il co sto  di tra sp o r to  p e r  200 K m . al 
fa ttu ra to  aziendale.

P er ciò  che concerne invece l ’a n a lisi regionale, 
fe rm o  re stan d o  l ’e sa m e  c a so  p e r  c a so  d e lla  di
sp on ib ilità  d i m aterie  p rim e nelle sin gole regio
ni, la  v icinan za a  bu on i m e rca ti di sb o cco  è s ta ta  
a ss im ila ta  so stan z ia lm en te  a lle  vicinanze a  cen
tri u rb an i di rilevan ti d im ensioni, e  cioè con  p o
polazion e su p erio re  a  50.000 ab itan ti.

2.3. L a qualificazione del lavoro.

Il fa tto re  sp ec ifico  di localizzazion e co stitu ito  
d a ll ’o f fe r ta  di lavoro  e d al su o  g rad o  di qualifi
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cazione a ssu m e  p ar tico la re  rilievo  in  regioni 
q u a li quelle  del M ezzogiorno, a n co ra  cara tte r iz 
zate , in  prevalen za , d a lla  sc a r s ità  del fa tto re  ca 
p ita le  e d a ll ’ab b on d an za del fa tto re  lavoro . L ’ac
cento  p artico la re  p o sto  su ll 'o ffe rta  d i lavoro  h a  
in d otto  a  fa m e  oggetto  d i u n a  sp ec ifica  an a lisi 
cu i p ertan to  s i  rin v ia  (c fr. p a r a g ra fo  4 del p re 
sen te  cap ito lo ).

P er v a lu ta re  la  qu alificazio n e  del p erson ale , si 
è anche se g u ita  u n a  du p lice « o ttica  »: d a  un  la to  
s i  è in fa tti in d ic ata  la  d isp o n ib ilità  d i q u a lifi
cazione p ro fe ssio n a le  o ffe r ta  d a  c ia sc u n a  reg io
ne m erid ion ale  (1); d a ll ’a ltro  s i  è  ce rcato  d i v a
lu ta re  il fab b iso gn o  di qu alificazio n e  che la  tec
n ologia  di c ia scu n  se tto re  p rod u ttiv o  co n sid erato  
rich iede. In  en tram b i i c a s i la  s t im a  è  s ta ta  ef
fe ttu a ta  m ed ian te  un  ind ice sin te tico  otten uto  nel 
m o do  segu en te : so n o  sta t i  a ttr ib u iti a lle  m o d ali
tà  q u a lita tiv e  co n sid era te  p e r  l ’occupazione i v a
lo ri 1, 2 e  3: m an ovali ed  o p era i com un i; 1; ope
ra i  q u a lifica ti e  sp ec ia lizzati, e  in term ed i: 2; im 
p iega ti e  d irigen ti: 3; ne è  s ta ta  p o i ca lc o la ta  la  
m e d ia  a r itm etica  effe ttu an d o  la  p onderazion e p er  
c ia scu n a  regione e p e r  c iascu n  se tto re  con sid e
ra to  con  i p e s i p ercen tu ali degli o ccu p ati a p p a r
tenenti a i tre  g ru p p i d i ca teg o rie  co n sid erati.

2.4. Il consum o di acqua.

T ra  g li elem en ti « f is ic i » d i m agg io re  im p o r
tan za  a i fini d e lla  p r io r ità  a lla  localizzazion e di 
q u esto  o  qu el se tto re  in q u e sta  o  q u ella  re,aione, 
figuran o, co m e è  noto, il co n su m o di en erg ia  elet
tr ica  e  il co n su m o di acq u a . A ta l p ro p o sito , 
u n ’a n a lisi di p r im a  a p p ro ssim az io n e  h a  consen 
tito  di riten ere  su ffic ien tem en te e  p resso ch é  uni^ 
fo rm em en te  d o tato  d i en erg ia  e le ttr ica  il te rri
to rio  m erid ion ale , m en tre  an a lo go  livello d i do
tazion e non è s ta to  r isc o n tra to  p e r  l'acqu a. S i  è 
p ertan to  tra la sc ia to  di e sam in are  le in fra s tru t
tu re  te rrito r ia li e i fab b iso gn i se tto r ia li d i elet
tr ic ità  p e r  con cen trare  l ’a ttenzion e su l consum o 
d 'acqu a , d a to  che app u n to  ta le  elem ento n atu 
ra le  a p p a re  an co ra  a s s a i  sc a r so  nel S u d  d ’Ita lia . 
S i  è qu ind i ce rca to  d i p o rre  in  r isa lto  d a  im  la to  
q u a li fo sse ro  i se tto r i in d u str ia li m agg iorm en te  
id ro esigen ti e qu ind i p e r  c iò  s te sso  p iù  re st ii  a  
loca lizzarsi in aree  non  su ffic ien tem en te a ttrez
zate  dal p u n to  di v is ta  id rico ; e  d ’a ltr a  p a r te  ad  
ev iden ziare la  d isp o n ib ilità  d i a cq u a  presen te  
nelle region i m erid ion ali.

P er qu an to  r ig u ard a  in p rim o  luogo l ’a n a lisi 
se tto ria le , è  s ta ta  q u an tific a ta  l ’inciden za del con
su m o  di a cq u a  s ia  r isp e tto  a lla  p rodu zion e fis ica

(in  ton nellate, sa lv o  d iv e rsa  ind icazion e), s ia  
r isp e tto  a l fa ttu ra to  e sp re sso  in m ilioni d i lire.

P er qu an to  concerne invece l ’e sa m e  d e lla  d isp o 
n ib ilità  id rica  del te rrito r io  m erid ion ale , s i  è  p re 
sa  in esam e la  q u an tità  di a cq u a  d ispon ib ile  p er  
regione secon do  q u an to  rilev a to  in occasion e 
delle in dag in i p er  il P ian o  degli A cqu edotti (2). 
I l d a to  re la tiv o  a  ta le  q u an tità  è s ta to  p oi ra p 
p o rta to  s ia  a i K m q . d e lla  su p erfic ie  reg io n ale  s ia  
agli ab itan ti delle sin go le  reg ion i ste sse . In  ta l 
m odo  s i  è  m ira to  a d  ev iden ziare d a  u n  Iato  
l ’a sp e tto  stre ttam en te  fisico  d e lla  do tazion e te rri
to ria le  di a cq u a  (litr i/se c . p e r  K m q . d i su p erfi
cie), e d a ll ’a ltro  la  re lazion e tr a  d isp on ib ilità  
id rica  e popo laz ion e re sid en te  in  ogn i sin go la  
regione (litr i/se c . p ro-cap ite) (3).

3. La selezione delle imprese da localiz
zare in base a criteri di scelta « stra
tegica ».

F erm o  re sta n d o  qu an to  e sp o sto  nei cap ito li p re
cedenti su g li elem enti favorevo li a lla  localizza
zione di d e term in ate  a ttiv ità  in d u str ia li (v inco
la te  a  ce rti re q u is iti  d i localizzazion e) in  d e ter
m in ate  region i (ca ra tte rizza te  d a lla  p resen za  di 
ce rti fa tto r i) , è  op po rtun o  o ra  so ffe rm a r s i  su g li 
a sp e tt i  p iti p ecu liari de lla  « te rza  fa se  » (4), in 
cui i fa tto r i d i localizzazion e tendono sem p re  p iù  
a  co in cidere con le sce lte  d iscrezion ali e ffe ttu a te  
dag li organ i de lla  p ro gram m azio n e  in  b a se  a  v a
lu tazion i d i « s tra te g ia  » dello  sv ilu ppo  econo
m ico.

L a  log ica  di ta li sce lte  m ira  a d  a ff ian ca re  (e 
ta lv o lta  a  so stitu ire ) a  cr iter i d i m e ra  efficien za 
p rod u ttiv a , che m assim izz in o  funzioni-obiettivo di 
c a ra tte re  essen zia lm en te econom ico, co n sid era
z ioni che ten gan o  conto  in m isu ra  p revalen te  del
l ’esigen za  di o ttim izzazione del « b en esse re  so 
cia le  » e che, qu indi, s i  p on gan o  com e obiettivi 
p r io r ita r i:

— il rieq u ilib r io  te rrito r ia le  t r a  r iso r se  e p opo
lazione;

— la  ridu zion e d e lla  d isoccu pazion e, a p e rta  e 
n asco sta , n ell’a re a  m eno sv ilu p p ata  del P aese .

L e sce lte  « stra teg ich e  » vengono e ffe ttu a te  d al 
p o tere  p u b b lico  tra m ite  il r ic o r so  ag li stru m en 
ti tecnici e leg isla tiv i d i cu i è  p o ss ib ile  d isp orre . 
T ra  qu esti, e ssen z ia li ap p a io n o : l ’in terven to  a t
tu a to  m ed ian te  g li in vestim en ti dei g ran d i com 
p le ss i in d u str ia li a  p artec ip az io n e  sta ta le ; l ’in-

(1) Non disponendosi, com’è noto, di informazioni al r i
guardo disaggregate a livello regionale, si è proceduto nel 
modo seguente: la qualicazione professionale di ogni regione 
è stata fatta coincidere con il grado di qualificazione richie
sto dai settori che compongono l ’apparato produttivo re
gionale.

(2) Ministero dei Lavori Pubblici, Commissione Piano rego
latore generale degli acquedotti, « Piano regolatore generale 
degli acquedotti », Roma 1966.

(3) I l dato relativo alla disponibilità idrica pro-capite è 
stato ottenuto come rapporto tra la quantità di acqua disponi
bile per regione e la popolazione regionale del 1965, anno cui 
si riferiscono le indagini compiute per il Piano degli Acque
dotti.

(4) Cfr. paragrafo 1 del presente capitolo.
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fluenza in d ire tta  su g li investim en ti d i rilevan ti 
d im ension i tram ite  la  c.d. con trattazion e  p ro 
gra m m a ta ; l ’incentivazione fin an ziaria  e cred i
tizia.

L a  d isp o n ib ilità  di q u esti stru m en ti, con  i loro 
p reg i ed  i lo ro  lim iti ben  p rec is i, h a  in fluenzato 
sen sib ilm en te, co m ’è ovvio, la  sc e lta  dei se tto ri 
il cu i in sed iam en to  nel M ezzogiorno viene rite
n uto  « stra te g ico  ».

In  b a se  a  con sid erazion i teorich e di m assim iz
zazione del « b en esse re  so c iale  » in  p resen za  d i 
vincoli d i effic ien za  e co m petitiv ità  ben  p rec isi, 
è p o ss ib ile  tu ttav ia  riten ere  che le sce lte  s tra te 
giche d ovreb bero  r ig u ard a re  i se tto r i ca ra tte r iz 
zati da i segu en ti elem en ti:
—  elevato  g ra d o  di attivazion e e di in tegrazion e 

con  gli a ltr i  se tto r i p rod u ttiv i;
— avan zato  livello d e lla  tecn olog ia  im p iegata ;
— buone p ro sp ettiv e  d i sv ilu ppo  (in  b a se  a lla  

p rev ista  e sp an sion e  della  d om an d a);
— elevata  in ten sità  di lavoro .

C onfrontando ta li con sid erazion i con l'esperien 
za  re g is tra ta s i  in  Ita lia  in  q u est'u ltim o  dopo
g u erra , ap p a re  che non tu tti q u esti elem enti so 
no s ta t i  recep iti (o  a lm en o  non tu tti n ella  s te s
sa  m isu ra )  in sed e  d i selezione delle  in iziative 
d a  localizzare  nel M ezzogiorno. In  p artico la re , si 
rileva  che i p rim i tre  fa tto r i elen cati sono sta ti 
ten uti in m ag g io r  co n to  dell'u ltim o.

L 'accen to  p o sto  su i p rim i tre  fa tto r i (1) è sta to  
ev iden tem ente in teso  a  fav o rire  qu ei se tto r i di 
a ttiv ità  in d u str ia le  che, p er  le lo ro  cara tte r is tich e  
d im en sion ali e tecniche, co stitu isco n o  rilevan te 
elem ento d i p rop u lsion e  e d i sv ilu pp o  delle  re
gioni in cui s i  co llocano, e  la  cu i localizzazione 
h a  rap p re se n ta to  app u n to  u n a  sce lta  s tra te g ic a  
d iscrezion ale  a ttu a ta  in b a se  ad  un  p re c iso  d ise
gno po litico .

(1) Per l ’analisi specìfica del primo elemento menzionato 
nel testo (grado di attivazione e di integrazione), cfr. inoltre 
il capitolo quarto.

Tav. 4 - Classificazione dei settori m anifatturieri in relazione al contenuto tecnologico dei rispettivi pro
cessi produttivi.

Settori a tecnologia 
avanzata (a)

Settori a tecnologia 
intermedia (b)

Settori a tecnologia 
tradizionale (c)

A ltri settori (d)

A eronau tica

E le ttro n ica  stru m en ta le

— ca lco la to r i

— com ponenti

— telecom unicazion i e 
rad io  e le ttron ica  p ro 
fe ssio n ale

Stru m en tazion e

F arm ace u tica

F ib re  ch im iche

M aterie  p la stich e

A lim entari m oderne (e )

C him ica di b a se  inor
gan ica

S id e ru rg ia

M etalli non  fe rro si

F erro v iario

Auto

N avale

T essili, v e stiar io  e ca l
zatu re

A lim entari trad iz ion ali

C arta

Legno

C him ica di b a se  o rg a
n ica

P arach im ica  (o  ch im ica 
se co n d aria )

C him ica dei derivati 
esci, fibre e p la s tic a )

D erivati p etro lio

E le ttro n ica

M acchine non elettrich e 

E le ttro n ica  d i con sum o 

G om m a

F onte : Q uadern i IS R IL , 1972, n. 1.

(a) Sono stati considerati a tecnologia avanzata i  settori che presentano una spesa per ricerca scientifica ed acquisto d i brevetti 
superiore al 3 % del fatturato.

(b) Come sopra, quando la spesa è compresa tra i l  3 % e lo 0,5 % del fatturato.
(c) Come sopra, quando la spesa è inferiore allo 0,5 % del fatturato.
(d) Si tratta di settori le cui produzioni possono rientrare sia tra quelle a tecnologia avanzata, sia tra quelle a tecnologia in

termedia.
(e) Si intendono soprattutto: surgelati, precucinati, liofilizzati ed irradiati.
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Tav. 5 - Settori m anifatturieri c lassificati secondo in tensità di lavoro decrescente.

SETTORI
investimenti fissi 

per addetto 
(m ilioni di lire)

SETTORI
investimenti fissi 

per addetto 
(m ilioni dì lire)

A bbigliam en to

C alzature

O rologi e lo ro  p ar ti 

O fficine m eccan iche 

C arto tecn ica  

C onserve an im ali 

N avale

M aglieria , gu an ti in  m ag lia , calze 

C om ponenti ele ttron ici 

L am p ad e

F on d erie  I I  fu sion e 

Pelli e cuoio 

T ab acco

Telecom unicazion i ra d io  elet
tron ica  p ro fe ssio n ale

C alco latori

A ltri te ssili

Lavo razio n e  f ib re  m an  m ad e 

O learia

M acchine te ssili

C arp en ter ia  m eta llica

C uscin etti a  s fe ra

E le ttro n ica  stru m en ta le

S tru m en tazion e  non  e le ttro
n ica

E le ttro tecn . ben i d i con sum o

A ltre m acch ine

R ad io  e TV civile

P roduzione lavorazion e m ine
ra li  non m etallife ri 
(e sc lu so  v etro  e cem ento)

P oligrafiche

L an a

C avi acc ia io

O ggetti in  p la s tic a  9

C otone 9

P astificazione 9

Legno e m obilio  9

C onserve vegeta li (su rg e la ti)  9

M acchine agrico le  10

A eron au tica  10

F erro v iario  10

C ase a r ia  10

M acchine d a  scrivere  e ca l
co la to ri 10

P arach im ica  (o  ch im ica  se
co n d ar ia  e d i tra s fo rm a 
zione) 10-20

F ab b ricazion e  e lavorazion e
vetro  11

D o lciaria  (g e la ti)  11

B evan d e an alco lich e 12

M acchine u ten sili 14

A ltre in d u str ie  m an ifa ttu r ie re  
(foto-fono-cine, stru m en ti
m u sica li, etc .) 14

G om m a 14

B evan d e a lcoolich e (b ir ra )  16

A utoveicoli 21

M o lito ria  30

Z ucchero 35

C arta  55

C em ento 80

M etalli non fe rro si (a llu m i
n io ) 90

C him ica p r im a r ia  100

S id e ru rg ia  130

D erivati del petro lio  250

F on te : Q u adern i IS R IL , 1972, n. 1. 
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E ’ sta to  q u esto  il c a so  delle  g ran d i in d u str ie  
m otric i, q u ali la  sid eru rg ia , la  petro lch im ica, 
l'au to m o b ilistica , etc.

L e sce lte  stra teg ich e  d iscrezion ali avrebbero  
d ovu to  p erò  e sse re  condizion ate , co m e g ià  detto , 
anche d a ll ’u ltim o elem ento rich iam ato , l ’in ten si
tà  di lav o ro  (1), e ciò  non sa reb b e  s ta to  in  con
tra sto , com e p u re  d a  alcuni è  s ta to  so sten u to , 
con le scelte  b a sa te  su i p rim i tre  elem en ti m en
zionati, m a  anzi ne avreb b e  u tilm en te in tegrato  
g li e ffe tti, p e r  q u an to  concerne app u n to  il so d d i
sfac im e n to  d e ll’ab b on d an te  o ffe r ta  di lavoro  p re
sen te  n ell’a re a  d a  sv ilu p p are  (2). B a s t i  p en sare , a  
tito lo  d i esem plificazion e, a l se tto re  p etro lch im i
co (il p iù  « cap ita i in ten sive » dei tre  so p ra  elen
ca t i)  e  a lla  o p p o rtu n ità , so lo  in m in im a p arte  
s fr u tta ta  nel p a s sa to , de lla  localizzazione di im 
p re se  « a  valle  » che utilizzino , sem p re  n ell'am 
b ito  de l M ezzogiorno, l ’in put d erivan te d a  ta le  
se tto re  (ad  es., p arach im ica , te ssile  m odern o , tra 
sfo rm azio n e  m aterie  p la stich e ) e  che nel con
tem p o  im p rim an o  u n a  sp in ta  con sid erevo le  al 
s iste m a  econ om ico p e r  qu an to  concerne l ’oc
cupazione.

D al pun to  d i v is ta  de ll’in ten sità  del lavoro , 
com e è n oto  (3), e s is to n o  in  I ta lia  tre  g ran d i 
g ru p p i d i se tto ri:
A. S e tto r i  ca ra tte r izza ti d a  b a s s a  p ro d u ttiv ità  e 

fo rte  occupazione (te ssile  trad iz ion ale , alim en 
ta re  trad iz ion ale , etc .), con  sc a rse  p o ss ib ilità  
di espan sion e ;

B . S e tto r i  a d  a lta  in ten sità  d i cap ita le  ed  ele
v a ta  p ro d u ttiv ità  ed  a  b a s s a  occupazione (chi
m ica  d i b a se , m etallu rg ica , carta , p etro lio , e tc .), 
con buone p o ss ib ilità  d i sv ilu ppo ;

C. S e tto r i  con  fo rte  occupazione ed  e lev ata  p ro
d u ttiv ità , a  m ed ia  in ten sità  di c ap ita le  (15-30 
m ilion i d i investim en to  p er  ad d e tto ), e con 
bu on e p o ss ib ilità  d i sv iluppo.

Le sce lte  stra teg ich e  d iscrezion ali dovrebbero  
app u n to  —  neU’am bitG  di un  ch iaro  d isegn o  p ro 
gram m atico  — co n cen trarsi su  q u e st ’u ltim o  gru p 
p o  di se tto ri, e  in  p ar tico la re  su  quei se tto ri 
che u n iscon o  a lle  ca ra tte r is tich e  anzidetto  u n  ele
vato  livello  tecnologico , q u a li la  ch im ica secon da
ria , la  m eccan ica  ae ro sp azia le , l ’e le ttro n ica  stru 
m entale, la  stru m en tazion e non elettron ica , etc.

4. La disponibilità di manodopera come 
fattore programmatico di localizzazione.

Il rilievo  a ttr ib u ito  a l l ’in ten sità  di lav o ro  qu ale

(1) Con questo elemento si intende valutare il  numero 
dì posti di lavoro creabili con un dato investimento unitario. 
La quantificazione di questo fattore riportata nella Tav. S ha 
considerato in realtà i l  costo di investimenti per creare un 

posto di lavoro.
(2) Cfr. sul tema la stimolante discussione « Mezzogiorno 

anni 70 », riportata in Economia pubblica 1971, n. 1, con 
contributi di A. G iolitti, A. Graziani, G. La Malfa, L. Bruni, 
G. Mottura, A. Collidè, S. Vinci.

(3) Cfr. ISPE, Documento programmatico n. 6 « Apparato 
produttivo », Roma, 1971.

re q u is ito  « s tra te g ic o  » p er  la  se lezione dei se t
tori in d u str ia li d a  localizzare  nel M ezzogiorno 
induce a  dover co n sid erare  —  in  m an ie ra  sp e
cu lare  — il fa tto re  territo r ia le  d i localizzazione 
co stitu ito  d a lla  d isp o n ib ilità  d i m an odo pera . In 
a ltr i term in i, se  s i  ritien e che l ’incentivazione 
p u b b lica  d eb b a  fav o rire  in  p a r tic o la r  m odo  le in
d u str ie  ad  e lev ata  in ten sità  d i lav o ro  (s ia  pure 
tenendo conto degli a ltr i elem enti di m ercato , 
tecn olog ia  etc. di cu i si è ap p en a  detto  nel p a
ra g ra fo  p reced en te ), è n ece ssar io  che ta le  in
centivazione s ia  d ire tta  in  m an iera  p r io r ita r ia  
v erso  quelle  aree  del M ezzogiorno in  cu i p iù  
co n sisten te  s i  p re sen ta  l ’o ffe r ta  poten ziale  d i la
voro.

L a  d isp on ib ilità  d i m an o d o p era  p u ò  qu ind i e s
sere  co n sid era ta  d a  un duplice pu n to  di v ista ; 
d a  u n  la to  p u ò  e sse re  co n sid era ta  com e u n  p a r
tico la re  fa tto re  d i localizzazione, che « spon 
tan eam en te » le im p rese  tendono a  r isp e tta re , e 
d a ll’a ltro  s i  p u ò  riten ere che e s sa  p o ss ie d a  il 
c a ra tte re  d i vero  e  p ro p rio  « vincolo » che gli 
o rgan i d i p rogram m azio n e devono p o rsi, qu a
lo ra  vogliano p o rre  fine a l  fenom eno d e lla  m a s
sicc ia  em igrazion e d i p opo lazion e qu ale  s i  è 
verificato  in  q u esti u ltim i venti ann i, c a u sa  ed 
e ffe tto  al tem po  s te sso  d e lla  degrad azion e eco
n om ica  ed  am b ien tale  d i ta n ta  p a r te  del n o stro  
M ezzogiorno.

In  p a s sa to  p era ltro , com e s i  è v isto , ta le  ele
m ento  è s ta to  d isa tte so  s ia  com e fa tto re  ter
r ito r ia le  (d a  p a r te  degli organ i p u b b lic i) s ia  
com e re q u is ito  se tto ria le  d i localizzazione (d a  
p arte  delle sin gole in d u str ie ). L a  preoccupazione 
che ta le  re a ltà  de term in a r isu lta  acc re sc iu ta  ove 
si p en si che l ’o ffe r ta  poten ziale  d i lavoro  co
stitu isce , a l co n trario  di m olti elem enti « s ta 
tic i » am bien tali, u n a  com ponente d in am ica, in 
q u an to  so g g e tta  nel tem po  a  variaz io n i anche 
rilevan ti che p o sso n o  m u tarn e  la  co n sisten za  
e —  a l lim ite  —  inficiarne p ersin o  la  v a lid ità  
com e elem ento di localizzazione. E d  è p ro p rio  
q u esta  la  situazion e in  cu i s i  verran n o  a  tro 
v are  in  u n  fu tu ro  o rm ai p ro ss im o  alcu ne aree 
del M ezzogiorno, ove non in terven gano fa tti 
nuovi, in  p ar tic o la re  la  creazio n e di nuove oc
casio n i d i lavoro , ch e invertano la  ten denza m i
g ra to r ia  in  atto . S i  ch iarisce , in  ta l  m odo, a lla  
luce d i q u este  con sid erazion i, il m o lo  di «v in 
co lo  » che s i  ritien e  op portun o  a sse g n are  a lla  
o ffe r ta  poten ziale  d i lavoro  nelle region i del M ez
zogiorno, co n tem poran eam en te a l ca ra tte re  d i fa t
to re /re q u is ito  d i localizzazione.

M a la  d isp o n ib ilità  d i m an o d o p era  p u ò  e s
sere  co n sid era ta  u n  elem ento d in am ico  anche 
d a  un  a ltro  pu n to  d i v ista , co stitu ito  d al fa tto  
che il su o  app rezzam en to  d a  p a r te  degli op era
to ri p r iv a ti e  pubb lic i p u ò  m u ta re  nel tem po, 
co sì com e è avven u to  in  a ltr i  p ae s i  e co m e s ta  
fo rse  com in cian d o  a d  avvenire in Ita lia .
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Pur nel co n testo  dom in an te  d i orien tam en ti 
im plic iti od  esp lic iti a  fav o re  delle in iziative « ca
pital-intensive » (1 ) s i  p o sso n o  n otare  in fa tti, ne
gli ann i p iù  recen ti, a lcu n i ten tativ i di u sc ire  da  
q u e sta  log ica : s i  tra t ta  dei c a s i d i localizzazione — 
recen te o  di p ro ss im a  attu azio n e  —  di im pian ti 
ap p arten en ti in  p ar tico la re  a i se tto r i d e lla  m ec
can ica  e dei m ezzi d i tra sp o rto , in d u str ie  e si
genti, com e è noto, d i un  elevato  n um ero  di ad 
detti. A qu ali c a u se  a ttr ib u ire  q u esti accenni, s ia  
p u r  tim id i e insufficien ti, r ip e tiam o , d i u n a  vo
lo n tà  d i s fru tta re  finalm ente « in loco  » le ri
so r se  u m an e d ispon ib ili nel M ezzogiorno? S i  ri
tiene che le cau se  p rin c ip a li p o ssan o  in d iv id u arsi 
nelle segu en ti due:

—  d a  u n  lato , p e r  qu an to  concerne l ’o p era to re  
p riv ato , cioè le im p rese , i p ro c e ss i d i con
gestio n e  del N ord -Ita lia  com inciano a  river
sa re  i lo ro  e ffe tti n egativ i anche su lle  aziende 
ivi op eran ti e non p ii! so ltan to  su lle  stru ttu re  
p ubb lich e in adegu ate . T a li aziende quindi, ta l
lon ate  anche d a  u n a  ten sion e sin d aca le  in ge
n ere p rop orzion ale  a l livello di concentrazione 
(e  d i trad iz ion e) o p era ia , so n o  m agg iorm en te 
p ro p en se  che non p e r  il p a s sa to  a  localiz
z are  nuovi stab ilim en ti p ro d u ttiv i nelle aree  
m erid ion ali, r iten u te  m en o  co n gestion ate  e 
al con tem po m en o  cara tte r izza te  d a  fen o
m eni di fo rte  ten sion e sin dacale . E ’ d a  ri
levare  in fine che q u este  localizzazion i in 
aree  in  cui la  m an o d o p era  è ab b on d an te  m a  
non a ltre tta n to  q u a lif ic a ta  d i q u ella  p re
sen te  a l C entro-N ord sono fav o rite  — in p a r
tico la re  p er  le  g ran d i im p rese  —  d ai ben  
n oti p ro c e ss i d i organizzazion e p arce llizzata  
del lavoro , in  cu i la  p ro fe ssio n a lità  r ive ste  
u n ’im p o rtan za  p iu tto sto  lim ita ta  e i d iversi 
ru o li aU’in tem o  dei p roced im en ti p rodu ttiv i 
r isu ltan o  ta lm en te  esem p lifica ti d a  e sse re  p ra 
ticam en te  fun gib ili l ’uno con  l ’a ltro  (2);

—  d ’a ltro  la to , p e r  ciò  che concerne g li o r
gan i pubb lic i, la  m a g g io r  attenzion e a l p o
ten ziale u m an o  del M ezzogiorno che se m b ra  
p o te rs i ra v v isa re  in  ta lu n e recen ti in iziative 
degli organ i p u b b lic i (M in istro  p er  il M ez
zogiorno, C IP E , organ i leg isla tiv i ed  am m i
n is tra tiv i) , p u ò  tro v are  g iu stificazion e s ia  n ella  
m agg io re  ricchezza degli stru m en ti op erativ i a  
d isposiz ion e (n uova legge p er  il M ezzogiorno, 
d ire ttive  p er  l ’in d ustrializzazione, e tc .), s ia  so 
p ra ttu tto  n ell’avvio  del p roced im en to  della 
co n trattazion e p ro g ram m ata .

D ato  q u esto  in siem e di con siderazion i, è sem 
b ra to  op po rtu n o  fo rn ire  in  q u esto  cap ito lo  dei 
fa tto r i e  re q u is it i d i localizzazione, un  q u ad ro  in
d icativo  d e ll’am m o n tare  di r iso rse  d i lavoro  che 
sa ran n o  p re sen ti a l 1980 nelle sin go le  region i del 
M ezzogiorno. C iò non so ltan to  al fine d i eviden
z iare  qu ello  che p o treb b e  co stitu ire  in  p ro sp e t
tiv a  un fa tto re  di localizzazion e d i cui le s te sse  
im p rese  « spon tan eam en te  » p o treb b ero  ten er con
to, m a  so p ra ttu tto  con  l ’ob iettivo  d i fo rn ire  agli 
o rgan i cen tra li de lla  p ro gram m azio n e ed  ai re
sp o n sab ili d e lla  p o litica  p e r  il M ezzogiorno il 
q u ad ro  di p r io r ità  degli in terventi nelle varie  
region i, che deriv a  d a lla  con sid erazion e del « vin
co lo  » co stitu ito  d a ll ’o ffe r ta  poten ziale  di lavoro . 
Per la  co stru zion e d i ta le  q u ad ro  d i riferim en to , 
è s ta ta  e ffe ttu a ta  u n ’a n a lisi s ta t is t ic a  delle p ro 
sp ettive  d i evoluzione d e lla  popolazione, de lla  
p artecipaz ion e  a lle  a ttiv ità  lavorative , d e lla  do
m an d a  d i lavoro  nel se tto re  agrico lo . L a  cono
scen za  d i ta li elem enti ren d e in fa tti p o ssib ile  
d e term in are  l ’am m o n tare  di fo rze  d i lavoro  d i
sp on ib ili p e r  i se tto r i ex trag rico li nel co m plesso . 
Di q u este  forze di lav o ro  u n a q u o ta  è g ià  a ttu a l
m ente o c cu p ata  in a ttiv ità  p rodu ttiv e  ( s ia  p u re  
in  a lcu n i c a s i in  a ttiv ità  m arg in a li) e p ertan to  
d o v rà  e sse re  p o r ta ta  in  detrazione a l fine di giun
gere a lla  va lu tazion e delle forze d i lavoro  libere 
d a  ogn i occupazione e qu ind i d ispon ib ili ad  oc
cu p a rsi nei p ro ss im i anni nei se tto r i ex tragrico li 
ed in p artico la re  nei se tto r i in d u str ia li (3).

L ’an a lisi è s t a ta  e ffe ttu a ta  a ttrav e r so  le seguen ti 
fa s i :
A. D eterm inazione della popolazione al 1980. S i 

è a d o tta ta  a  ta l fine u n ’ip o te si accentuata- 
m ente p ro g ram m atic a , che co n sid era  so ltan to  
la  d in am ica  n atu ra le , re legan d o  il m ovim ento 
m ig ra to r io  a l ru o lo  d i v ariab ile  re sid u a le  a lla  
q u a le  r ico rrere  so ltan to  nel ca so  in  cu i non si 
p o s sa  c rea re  a ll ’in tern o  di c ia scu n a  regione 
u n a do m an d a  di lavoro  su ffic ien te  p er  co p rire  
l ’o ffe r ta  poten ziale  che si fo rm erà  n ella  re
gione s te s s a  (4).

(1) Cfr. al proposito le iniziative industriali approvate dal 
CIPE o annunciate dai grandi gruppi industriali per i prossi
m i anni già esaminate nel capitolo primo di questo studio.

(2) E' evidente che quanto detto nel testo costituisce una 
semplice registrazione di una realtà obiettiva, senza che con 
questo si voglia associare un giudizio di merito al fenomeni 
descritti, in particolare a quello della parcellizzazione del la
voro industriale.

(3) I l procedimento illustrato nel testo può sintetizzarsi nella 
seguente espressione:

Ae C"  ̂ ( i- ^
in cui i simboli rappresentano le seguenti variabili, tutte con
siderate a livello regionale:

» = nuovi posti di lavoro da creare nei settori extragri-
E coli al 1980:

pso = popolazione al 1980, per classi di età (i) stimata sulla 
base del solo movimento naturale;

~  tassi specifici di attività per classi di età (ì); 

js o  ~  coefficiente di disoccupazione frizionale e tecnologica; 

Ifo := occupati in agricoltura al 1980;

= occupati nei settori industriali al 1970;

= occupati nel settore terziario al 1970;

— occupati nel settore pubblico al 1970.

(4) L'analisi di cui nel testo si è giovata dei risultati 
delle stime effettuate nell’ambito delle ricerche di base per 
i l  secondo Programma Economico Nazionale. L'illustrazione



B . Partecipazione della popolazione all’a ttiv ità  la
vorativa. P er ta le  valu taz ion e s i  è  fa tto  r ico rso  
a i t a s s i  di a ttiv ità  e cioè a lla  q u o ta  p ar te  di 
popolazione d ed ita  ad  a ttiv ità  lavorative . Piìi 
p rec isam en te  sono sta t i  a d o tta ti t a s s i  specifici 
d i a ttiv ità  p er  se sso  e p er  c la ss i  d i e tà  (1 ). 
L ’ip o te si d i fon do  d i ta le  valu tazione è an- 
ch ’e s sa  im p ro n ta ta  a  cr iter i fortem en te p ro
gram m atic i, p on en d osi com e ob iettivo  la  ten
denziale p arificazione del co m po rtam en to  della 
popo lazion e nei r igu ard i delle a ttiv ità  lavo
rativ e  t r a  le region i centro  se tten trion ali e 
quelle  m erid ion ali. I t a s s i  d i a ttiv ità  co sì o t
ten uti so n o  sta t i  su ccessivam en te  ap p lic a ti a lla  
popo lazion e s t im a ta  nel m o d o  d e sc ritto  al 
pun to  precedente, otten en do in ta l  m odo  la  
o ffe r ta  poten ziale  d i lav o ro  nelle region i m e
rid ion ali. L a  con sid erazion e d i un  coeffic iente 
di d isoccu pazion e friz ion ale  e tecn olog ica  (fis
sa to  in torn o a l 3 % d e ll'o fferta  d i lavoro , se
condo le ind icazion i dei p iù  recen ti docum enti 
p ro g ram m a tic i) h a  in o ltre  co n sen tito  d i giun
gere  a lla  va lu tazion e del poten ziale  d i lavoro  
e ffe ttivam en te  d ispon ib ile  a l 1980.

C. Offerta potenziale di lavoro nei se tto r i extra- 
gricoli. T ale  p o sta  è s ta ta  o tten u ta  so ttraen d o  
a ll ’o ffe r ta  poten ziale  g lobale  di lav o ro  d i cui 
a lla  fa se  p receden te  l ’am m o n tare  di occu p a
zione ag rico la  p re v is ta  a l 1980. L ’ip o te si ado t
ta ta  v a lu ta  il carico  di m an od o p era  che può 
so sten ere  il se tto re  agrico lo  nel c a so  d i p iena 
occupazione (e  c ioè con  un im piego  annuo 
delle u n ità  lavorative  di 2.300 o re ) p u r  re
stan d o  im m u tate , alm en o fino al 1980, le a t
tu a li stru ttu re  d e lla  p roduzione (d im en sion i 
delle aziende e  ord in am en ti p ro d u ttiv i) (2).

dettagliata dei criteri adottati per la previsione dei tassi di 
mortalità e natalità specifici è riportata nello studio fatto per 
conto deiriSPE dal CISP dal titolo « Le previsioni sullo svi
luppo naturale della popolazione italiana dal 1970 al 1985 r. 
Rapporto n. 20 del Progetto Quadro. Si può qui ricordare che 
per tale valutazione si è pa rtiti da una stima della popola
zione italiana per sesso e classi annuali di età al 1970, otte
nuta tenendo conto della composizione per età al 1961, del 
flusso di crescite intervenute negli anni 1962-70, della probabi
lità  di sopravvivenza e dell’intensità delle migrazioni delle 
varie classi di età nello stesso periodo. Per la valutazione 
al 1980 si è ipotizzato un opportuno modello di mortalità e 
natalità basato sull’estrapolazione delle tendenze registrate 
nel passato a livello di ciascuna regione. Come già detto, in 
questa ipotesi non si è tenuto conto del movimento migra
torio.

(1) La valutazione dei tassi specifici di attività per sesso 
e classe di età nelle regioni italiane ha formato oggetto di 
un apposito studio che il Centro Piani ha effettuato per conto 
del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica. 
Ad esso pertanto si rinvia chi volesse approfondire la me
todologia e le ipotesi di base adottate. Cfr. « Prima valutazio
ne programmatica dei tassi di attività », Rapporto n. 21 del 
Progetto Quadro.

(2) Anche in questo caso sono stati utilizzati i  risu ltati di 
una ricerca di base effettuata in preparazione del I I  Piano 
quinquennale. Cfr. in particolare: « Obiettivi e strumenti della 
produzione agricola », Gruppo Prorearg, Rapporto n. 32 Pro
getto Quadro.

D. Fabbisogno di nuovi posti di lavoro nei se t
tori extragricoli. A lla o ffe r ta  p oten ziale d i la
voro  nei se tto r i ex tragrico li è s ta ta  so ttra tta , 
com e g ià  detto , l ’a ttu a le  occupazione extragri- 
co la  nelle regioni del M ezzogiorno, e cioè 
l ’occupazione reg ion ale  a l 1970 nei se tto ri: 
in d u str ia , terz iario  e p u b b lica  am m in istra 
zione (3).

Con q u e st ’u ltim a  operazion e si giunge co sì 
a lla  va lu tazion e dell’e ffe ttivo  fa tto re  (nonché 
v incolo) d i localizzazione che qu i in teressa , e 
cioè dei nuovi p o sti d i lavoro  che s a r à  n eces
sa r io  creare  a l  1980 nei se tto r i ex trag rico li p er 
fa r  fron te  a l l ’o ffe r ta  poten ziale  di lavoro . I 
r isu lta ti d i ta li  va lutazion i, nonché di tu tti i 
p a s sa g g i d i ca lco lo  illu stra ti a i pun ti p rece
denti, so n o  r ip o rta ti n ella  T av . 6.

E . Fabbisogno di nuovi p o s ti di lavoro nel se t
tore industriale. S i è riten u to  op po rtu n o  inol
tre  g iun gere a l d e ttag lio  dei nuovi p o sti di 
lav o ro  d a  c reare  nel se tto re  in d u stria le , p er 
m eglio  ev iden ziare le p r io r ità  regionali che le 
nuove localizzazion i do vrebbero  r isp e tta re  p er 
co rrisp o n d ere  in  m an ie ra  a d e gu ata  a lle  esi
genze ed  a lle  p o ten zia lità  in  tem a  di d ispon i
b ilità  d i o ffe r ta  di lavoro  che le sin go le  re
gioni s te sse  p resen tan o . A ta l  fine, d a ll ’am 
m o n tare  dei nuovi p o sti d i lavoro  nei se tto ri 
ex trag rico li (d i cu i a l pun to  p receden te ) sono 
sta t i  d e tra tti i va lo ri p ro sp e ttiv i d e ll’occu p a
zione d e lla  p u b b lica  am m in istraz ion e  (4) e 
quelli re lativ i a l l ’occupazione nel se tto re  ter
z iar io  (5), o tten en do  co sì in  v ia  re sid u a  la  
s t im a  dei nuovi p o sti d i lav o ro  da  c rea re  nel 
se tto re  in d u stria le . T ali r isu lta ti, r ip o rta ti n ella 
Tav. 7, ind ican o n atu ra lm en te  nelle q u attro  
regioni p iù  p o p o la te  del M ezzogiorno quelle 
in  cui s a r à  n ece ssar io  creare  a l 1980 il m ag
g io r  n um ero  d i p o sti di lav o ro  in d ustria li. 
C on sid eran do  invece dei va lo ri a sso lu ti le in
cidenze p ercen tu ali dei nuovi p o sti di lavoro  
in d u str ia li su l to ta le  dei nuovi p o sti di la-

(3) L’occupazione extragricola al 1970 è stata valutata ir  
unità di permanenti (cioè occupati permanenti più 1/3 dei 
marginali). Ciò al fine di scontare, nella valutazione dei 
nuovi posti d i lavoro da creare nei settori extragricoli, una r i
duzione dell’occupazione in posizione marginale: tale in fa tti 
è il significato dell'ipotesi che considera 3 occupati marginali 
equivalenti ad un solo occupato permanente. I  fabbisogni 
qui stimati di occupazione addizionale al 1980 tengono conto 
pertanto anche della necessità d i far fronte ai processi di 
ristrutturazione aziendale in atto o fu turi, i quali compor
teranno presumibilmente una sensibile riduzione delle a tti
vità produttive e/o dell’occupazione in posizione marginale.

(4) Per tale valutazione si è pa rtiti dalle indicazioni di svi
luppo dell'occupazione nazionale e ripartizionale del set
tore pubblico contenute nei più recenti documenti program
matici.

(5) Considerando il carattere già patologicamente terziario 
dell’economìa del Mezzogiorno, si è ipotizzato che alla crea
zione di un posto d i lavoro nel terziario debba far r i
scontro la creazione di 1,5 posti di lavoro nel settore indu
striale.
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Tav. 6 - Nuovi posti di lavoro da creare nel Mezzogiorno nei settori extragricoli al 1980, nell’ipotesi di m ortalità aziendale nulla.

(m ig lia ia  di u n ità)

REGIONI

Offerta 
potenziale 
di lavoro 
al 1980

Disoccupa
zione frizio
nale e tec

nologica

Occupati in  
agricoltura 

al
1980

Offerta po
tenziale di 
lavoro per i 

settori 
extragricoli 

al 1980

Occupati 
neU'industria 

al 1970

Occupati 
nel terziario 

al 1970
Occupati 

nel settore 
pubblico 
al 1970

Nuovi posti di lavoro 
nei settori extragricoli 

al 1980

permanenti 1/3 marginali permanenti 1/3 marginali
valori

assoluti
incidenza

percentuale

1 2 3 4= l-{2+3 ) 5 6 7 8 =  < - ( 5 + 6  +  7) 9=8:1

C am pan ia . . . . 2.016,6 60,5 109,0 1.847,1 500,4 17,1 410,9 8,6 149,1 761,0 37,7

A b r u z z i ..................... 472,6 14,2 48,0 410,4 118,4 1,0 98,7 1,9 38,7 151,7 32,1

M o l i s e ..................... 141,5 4,2 22,0 115,3 28,2 0,2 20,2 0,4 11,8 54,5 38J5

P u g l i a ..................... 1.471,5 44,1 215,0 1.212,4 305,3 16,2 248,7 4,5 109,2 528,5 35,9

B asilic a ta  . . . . 257,4 7,7 36,0 213,7 60,0 0,7 31,0 0,5 19,6 101,9 39,6

C alabria  . . . . 811,7 24,4 99,0 688,3 172,0 2,1 124,8 2,5 61,5 325,4 40,1

S i c i l i a ..................... 1.749,3 52,5 214,0 1.482,8 434,8 14,3 342,2 5,8 160,6 525,1 30,0

Sard egn a  . . . . 554,0 16,6 83,0 454,4 120,7 2,8 100,9 2,4 60,9 166,7 30,1

TOTALE . . . 7.474,6 224,2 826,0 6.424,4 1.739,8 54,4 1.377,4 26,6 611,4 2.614,8 35,0

Fonte: E laborazion e C entropiani.
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I

voro  d a  c re a re  nei se tto r i ex tragrico li, s i p er
viene a  r isu lta ti del tu tto  d iversi: la  B a s ilic a ta  
e la  C ala b ria  sareb b ero  in fa tti le region i con 
u n a m agg io re  d isp o n ib ilità  re la tiv a  d i forze  di 
lavoro  in d u str ia li a l 1980. Segu ireb b ero  a  breve 
d is tan za  la  C am pan ia , il M olise, gli Abruzzi 
e la  P uglia, m en tre  la  S ic ilia  e la  S a rd eg n a  
p resen te reb b ero  u n a  d isp o n ib ilità  m eno ac
cen tu ata .

Q uesti r isu lta ti, com e s i  vedrà , non sono a f
fa tto  om ogen ei con  qu elli che risu lte ran n o  d a l
l ’a p p o sita  g ra d u a to r ia  reg ion ale  co stru ita  nel p a
ra g ra fo  su ccessiv o  d i q u esto  cap ito lo  su lla  b a se  
dei fa tto r i « trad iz ion ali » d i localizzazion e in
du stria le .

E  c iò  sem b rereb b e  e sse re  u n a  r ip ro v a  del ca
ra tte re  ^ i  v incolo  che deve e sse re  a ttr ib u ito  a lla  
d isp o n ib ilità  reg ion ale  d i m an o d o p era : in  a ltr i

term in i, a lla  considerazione , d a  p a r te  degli organ i 
d e lla  p rogram m azio n e , d e lla  o p p o rtu n ità  che i 
nuovi in sed iam en ti in d u str ia li s i  localizzino pre
valen tem ente nelle region i che p resen tan o  i fa t
to ri d i localizzazion e p iù  favorevo li, s a r à  sem p re 
n ece ssar io  a sso c ia re  la  con sid erazion e che alcune 
tr a  q u este  region i p o ssied o n o  un poten ziale  u m a
n o che se  non sa r à  u tilizzato  in  b reve term ine, 
r isc h ie rà  d i an d are  co m pletam en te  p erd uto , cau 
sa n d o  in ta l  m o d o  l ’irre p a rab ile  degradazion e 
u m an a  e am b ien tale  d i m o lte  aree  m erid ion ali.

E ’ fac ile  p revedere  che su lla  r ice rca  d i un  p lau 
sib ile  pun to  di eq u ilib rio  t r a  q u esti due ordin i 
d i con sid erazion i —  qu ello  de i fa tto r i  « trad iz io 
n ali » di localizzazion e e qu ello  del fa tto re /v in 
co lo  co stitu ito  d a lla  d isp o n ib ilità  d i m an odo
p e ra  — s i  m isu re rà  la  r iu sc ita  d e lla  p o litica  di 
p rogram m azio n e p e r  il M ezzogiorno nei p ro ss im i 
anni.

Tav. 7 - Distribuzione settoria le dei nuovi p o s ti d i lavoro da creare nei se tto ri extragricoli al 1980.
(m ig lia ia  d i u n ità  p erm an en ti)

Nuovi posti d i lavoro da creare nei settori extragricoli Incidenza percen
tuale nuovi posti 
d i lavoro indu
stria li rispetto al 

totale

REGIONI
Industria Terziario Pubblica

Amministrazione
Totale

1 2 3 4=l+2+3 5=1:4

C a m p a n i a ................................ 393,6 262,4 105,0 761,0 51,7

76,4 51,0 24,3 151,7 50,3

27,8 18,6 8,1 54,5 51,0

P u g l i a ...................................... 265,4 177,0 86,1 528,5 50,2

B a s i l i c a t a ................................ 54,0 36,0 11,9 101,9 52,9

C a l a b r i a ................................ 168,5 112,3 44,6 325,4 51.8

S i c i l i a ...................................... 248,3 165,5 111,3 525,1 47,2

S a rd e g n a  ................................ 71,8 47,8 47,1 166,7 43,0

TO TA LE ..................... 1.305,8 870,6 438,4 2.614,8 49,9

F on te : E lab oraz ion e  C entropiani.

5. Due « graduatorie teoriche » sulla base 
dei requisiti e dei fattori di localizza
zione considerati.

5.1 La graduatoria per  se ttori.
S u lla  b a se  delle o sse rv az io n i sv o lte  nei p a ra 

grafi p receden ti, è p o ss ib ile  avan zare  qu alch e con

sid erazion e  di sin te si, la  cu i v a lid ità  va tu ttav ia  
lim ita ta  ten uto  con to  del ca ra tte re  « a s tra t to  » 
d e lla  a n a lisi fin qu i sv o lta . S e m b ra  p erò  o p p o r
tuno in  p rim o  luogo  accen n are ad  u n a  se r ia  d if
fico ltà  m etodo lo gica  che ren d è in im  certo  sen so  
« a lea to rie  » le va lu taz ion i che sa ran n o  fa tte  nei 
p arag ra fi su ccessiv i. E ’ in fa tti ben  noto com e
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il ten tativo  d i tra sfo rm a re  a ttr ib u ti q u a lita tiv i 
in  ind ici q u an tita tiv i nonché di sin te tizzare  d i
v e rsi in d icato ri rap p re se n ta tiv i dì situazion i di
v erse  in  un u n ico  in d icato re  m edio  r isu lta  evi
dentem en te in fluenzato  d a lle  sce lte  so ggettive del 
rice rcato re , d a lla  su a  fo rm azion e  cu ltu rale , da lla  
m agg io re  attenzion e che eg li acco rd a  a  certi p ro
b lem i p iu tto sto  che a d  a ltr i. D a ciò  d eriva  che 
i r isu lta ti o tten uti non p o sso n o  e sse re  con side
r a t i  q u ali va lo ri oggettivam en te e generalm en te 
accettab ili. T u ttav ia  ta li operazion i si rendono 
sem p re  p iù  n ece ssar ie  se  s i  co n sid era  la  m a s sa  
di elem en ti qu a lita tiv i e  qu an tita tiv i che debbono 
en trare  congiun tam en te nel giud izio  e nelle scel
te stra teg ich e  del r ice rca to re  e de l po litico . Per
tanto , p u r  con sap evoli d i ta li  lim iti m etodo logi
ci, l ’a n a lis i è  s t a ta  e ffe ttu a ta  u gualm en te , a l fine 
d i avere  un  m etro  u nico di g iud izio  p er  sta b i
lire  la  m agg io re  o m in ore idon eità  a lla  localiz
zazione dei v a r i se tto r i in d u str ia li, nonché la  p iù
o m eno e levata  su sc e ttiv ità  in d u str ia le  delle v a
rie  regioni m erid ion ali con sid erate .

P er ciò  che rig u ard a  l ’a n a lisi se tto ria le , gli ele
m enti p re s i in con sid erazion e p e r  la  co stru zion e 
d e lla  re la tiv a  g ra d u a to r ia  so n o  sta t i  i segu en ti:

— in ten sità  d i lavoro ;

— qualificazione p ro fe ssio n ale ;

— co sti « tra n sfe r  » s ia  p e r  l ’app rovvig ion am en to  
di m aterie  p rim e che p er  il t ra sp o rto  dei 
p ro d o tti a i m e rca ti d i sbo cco ;

— con sum o di a cq u a  risp e tto  a l fa ttu ra to ;

— fab b iso g n o  di in fra s tru ttu re  d i tra sp o rto .

Al fine d i ren d ere p o ss ib ile  la  sin te si d i q u e
s t i  elem enti t r a  di lo ro  non om ogenei, è  s ta ta  
in d iv id u ata  u n a sc a la  d i in ten sità  dei req u isiti 
co n sid erati, che a ssu m e  va lo ri d a  1 a  5 secon do 
la  m in ore 1 o  m agg io re  5 p rop en sion e  a d  una 
localizzazione il p iù  p o ss ib ile  sen za  vincoli (c fr. 
Tav . A.2 d e ll’A ppendice).

In  p artico lare , p er  q u an to  r ig u ard a  l ’inten
s ità  d i lavoro  la  grad u azion e  a ttr ib u ita  è s ta ta  
la  seguen te:

Intensità di 
lavoro

Grado Investimenti fissi per addetto 
(m ilioni lire)

B a s s is s im a 1 P ari o su p erio ri a  60,0

B a s sa 2 59,9 - 30,0

M edia 3 29,9 - 15,0

E le v a ta 4 14,9 - 7,5

E le v a tis s im a 5 in fer io ri a  7,5

Gli ind ici d i qualificazione p ro fe ssio n ale  ot
ten uti nel m o d o  illu stra to  al p a r a g ra fo  2.3 del p re
sen te  cap ito lo  so n o  sta t i  an ch ’e s s i  su d d iv isi in 
cinque g ru p p i cu i è s ta to  a ttr ib u ito  il segu en te 
« pun teggio  »:

Qualificazione
professionale

Grado Indice di qualificazione

B a s s is s im a 5 in fer io re  a d  1,60

B a s s a 4 1,60 - 1,79

M edia 3 1,80 - 1,89

E le v a ta 2 1,90 - 1,99

E le v a tis s im a 1 p ar i o su p erio re  a  2,00

Per q u an to  concern e in o ltre  i co sti d i tra sp o rto , 
i coeffic ien ti d i s in te si a d o tta ti sono s ta t i  i 
segu en ti:

Costi « transfer » 
per 200 Km

Grado
Costo di trasporto 

Fatturato aziendale
X 100

B a s s is s im i 5 in ferio re allo 0,50

B a s s i 4 0,50-■0,99

M edi 3 1,00-■1,99

E levati 2 2,00- 2,99

E le v a tiss im i 1 p a r i o su p er, a l 3,00

P er q u an to  r ig u a rd a  inoltre  il con sum o d i ac
qu a, il ra p p o r to  tr a  il co n su m o s te sso  e il fa t
tu ra to  az ien d ale  è sta to  co llegato  a lla  seguen te 
sc a la  d i in ten sità :

Consumo di acqua Grado
Consumo annuo di acqua

Fatturato aziendale 
(m c/m ilioni lire)

B a s s is s im o 5 in ferio re  a  5

B a s so 4 5 - 24

M edio 3 25 - 124

E lev ato 2 125 - 624

E le v a tissim o 1 p ar i o  su p erio re  a  625

Infine, p er  co n sid erare  con  un  indice rap p re se n 
ta tivo  il fab b iso gn o  di in fra s tru ttu re  d i tra sp o rto  
è  s ta ta  a d o tta ta  la  segu en te  g ra d u a to ria :
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Intensità Grado Fabbisogno di infrastrutture 
d i trasporto

B a s s is s im a  5 n essu n  b isogn o

B a s s a  4 s tra d a

M edia 3 ferrov ia

E le v a ta  2 p orto

E le v a tis s im a  1 p iii d i u n a  in fra s tru t
tu ra

P er p o ter co stru ire  u n a  « g ra d u a to ria  teo rica  » 
de i se tto r i p iù  idonei a d  e sse re  localizzati nel 
M ezzogiorno su lla  b a se  degli elem enti em ersi d al
l ’a n a lisi sv o lta  nei p arag ra fi preceden ti, s i  è 
qu ind i p rocedu to  a lla  sin te si dei nuovi co effi
cienti su  m enzionati. D ata  tu ttav ia  la  d iv e rsa  im 
p o rtan za  d i c ia scu n o  di e s s i  r isp e tto  a lla  con
cre ta  p rop en sion e dei d iv ersi se tto ri a lla  localiz
zazione s i  è a ttr ib u ito  a  c ia scu n o  di e s s i  un  di
v erso  « p e so  »; i p e s i a ttr ib u iti a i sin goli indici 
so n o  sta t i  i segu en ti:

Indici Pesi

In ten sità  d i lav o ro  3

Q ualificazione p ro fe ssio n ale  2

C osti d i t ra sp o rto  p e r  200 K m .

— m aterie  p rim e  1

— p ro d o tti fin iti 1 

C onsum o d i a cq u a  2 

F ab b iso gn o  di in fra s tru ttu re  d i t ra sp o rto  1

C om e r isu lta  d a  ta le  p ro sp etto , s i  è  v o lu ta  in 
ta l m odo  so tto lin eare  la  p artico la re  im po rtan za  
che riv e ste  l ’in ten sità  d i lavoro  in  im a regione 
com e il M ezzogiorno, so vrab b on d an te  d i m an o
d o p e ra  in u tilizzata  e  s c a r sa  d i cap ita li n ece ssar i 
a ll ’avvio  di un  rap id o  p ro ce sso  d i sv iluppo.

S u lla  b a se  dei r isu lta t i  r ip o rta ti n e lla  T av . A.2 
d e ll’A ppendice è qu ind i s t a t a  ipo tizzata  (secon d o  
u n a p rim a  ap p ro ssim az io n e  che v e rrà  p o i v ia 
v ia  q u a lifica ta  nel co rso  d i q u e sta  s te s s a  ind ag i
n e) u n a  « g ra d u a to r ia  teo ric a  » dei se tto r i indu
s tr ia li  m an ifa ttu r ie r i co n sid erati so tto  il profilo  
d e lla  lo ro  p iù  o m eno m a rc a ta  p rop en sion e a lla  
localizzazione lib e ra  (o , p iù  esa ttam en te , il p iù  
p o ss ib ile  lib era  d a  v in co li).

Secon do  ta le  « g ra d u a to r ia  teo rica  » (c fr . Tav. 8) 
i se tto r i e sam in ati p o treb b ero  e sse re  su d d iv isi 
in  q u a ttro  ca tegorie ;

A. se tto r i a  b a s s a  prop en sion e (in d ice m edio  di 
sin te si in fer io re  a  2,9);

B . se tto r i a  p rop en sion e m ed io-bassa  (in dice com 
p re so  t r a  3,0 e 3,4);

C. se tto r i a  p rop en sion e m edio-elevata (indice 
co m p reso  t r a  3,5 e  3,9);

D. se tto r i a  p rop en sion e  e levata  (in d ice tr a  4,0 
e  5,0).

A. N ella  p r im a  ca teg o ria  s i  co llocano le 
a ttiv ità  in d u str ia li che trov an o  fo rti v incoli a lla  
localizzazione inn anzitu tto  nelle d iffic o ltà  d i finan
z iam en to  inerenti a l lo ro  ca ra tte re  d i im p rese  a  
fo rte  in ten sità  ca p ita lis t ic a , e in secon do luogo 
n ella n ece ss ità  d i in fra stru ttu re  d i tra sp o rto  p a r
tico larm en te  qu alificate  (p o rti a ttrezzati, ap p o siti 
sc a li e /o  sv in coli ferrov iari, e tc .). Di q u esta  ca
tego ria  fan n o  p a r te  le a ttiv ità  co sid d e tte  p ri
m arie ; sid eru rg ia , p etro lio , ch im ica  di b a se , ce
m en to , cu i s i  aggiun gon o i se tto r i d e lla  c a r ta  
e de llo  zucchero, p artico la rm en te  condizion ati 
d a l fo rte  co n su m o di acq u a , o ltrech é dalle  ca 
ra tte r ist ich e  tip iche di q u e sta  categoria .

B . A lla seco n d a  ca teg o ria  app arten gon o  alcune 
a ttiv ità  che, p u r  essen d o  cara tter izza te  d a  sc a r se  
esigenze d i n a tu ra  in fra stru ttu ra le , rich iedono no
tevoli d isp o n ib ilità  idrich e e p resen tan o  fo rti co
s t i  d i tra sp o rto , che cond izion an o la  loro  lo
calizzazion e a lla  v icinan za dei m e rca ti d i ap p rov
vigionam en to  e d i ven d ita  del p rod o tto . T ali c a 
ra tte r ist ich e  s i  p o sso n o  r isc o n tra re  n ell’in d u str ia  
del vetro  ed  in  alcu ne a ttiv ità  d i trasfo rm az io n e  
dei p ro d o tti ag rico li q u a li l ’in d u str ia  m olitoria , 
delle con serve vegeta li con  p artico la re  riferim en 
to  a i su rge lati, delle bevande a lcoolich e ed  an al
coliche. L a  p resen za  in  q u e sta  ca teg o ria  de ll’in
d u str ia  aero n au tica  e delle  fibre d i nylon è giu
stific a ta  d a lla  co n stataz io n e  che ta li a ttiv ità , p u r 
p resen tan d o  le  ca ra tte r is tich e  tip ich e d e lla  cate
go ria , rich iedon o un  a lto  investim en to  p er  ad d etto  
ed  un  elevato  g ra d o  di qualificazione p ro fe ssio 
n ale  degli occup ati.

C. A lla terza  ca teg o ria  app arten gon o  le a ttiv ità  
in d u str ia li ca ra tter izza te  d a  p ro c e ss i p rodu ttiv i 
che, p u r  avendo lim ita te  esigenze p er  q u asi tu tti
i fa tto r i co n sid erati, rich iedon o o  un  g rad o  p iu t
to sto  elevato  d i qualificazione p ro fe ssio n ale  degli 
occu p ati (m acch in e u ten sili ed  agrico le , carp en 
te r ia  m etallica  pesan te , m ater ia le  ferro v iario , co
stru zion e d i nav i, co sm etic i, oggetti in  p la s tic a ) ,
o notevoli d isp o n ib ilità  idrich e (costru zio n e  funi 
e cav i in acc ia io , filati d i lino, in d u str ia  ca se a 
r ia , d e lla  p a s ta  e  d e ll’olio d i se m i) o a lti  co sti 
d i t ra sp o rto  (p ia stre lle  in m aio lica ) o  n otevoli 
esigenze d i a ttrezzatu re  in fra s tru ttu ra li (indu-
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Tav. 8 - Propensione dei settori m anifatturieri ad una localizzazione libera da vincoli (a).

MEDIA
B A S S A

«2,9) MEDIO - BASSA 
(3,0 - 3,4)

A cciaio (lam in ati)

M etalli non fe rro si

Zucchero

C em ento

Petro lio

C him ica di b a se  inor
gan ica

C him ica d i b a se  o rg a 
n ica

C loruro  di vin ile

F ib re  artific ia li e sin 
tetiche

C arta

A viatoria  

M o lito ria  (fa r in a ) 

C onserve vegetali 

B evan d e alcoolich e 

V etro

M aterie p la stich e  ed 
e la sto m eri (nylon)

MEDIO - ELEVATA 
(3,5 - 3,9)

A cciaio  (fu n i, cavi, etc .)

F on d erie  d i 2“ fu sion e

M acchine u ten sili

M acchine agrico le

C arpen teria  m etallica  
p esan te

A utovetture e ricam b i

F erro v iario

N avale

L in o  (filati)

M olitoria  (p a s ta  d i g ra 
no d u ro )

C ase a ria

O learia  (se m i)

P ia stre lle  m aio lica

G o m m a (p n eu m atic i)

C osm etic i

O ggetti in  p la s tic a

E L E V A T A  

(4,0 - 5,0)

M acchine te ssili

A ltre m acch ine

C arp en ter ia  m etallica  
legg era

E le ttro tecn ica  stru m en 
tale

E le ttro tecn ica  d i con
su m o

E le tttro n ica

M acchine p e r  u ffic io

O rologi e p ar ti

S tru m en tazion e  non

ele ttron ica

M otociclette

L an a  (te ssu ti)

Cotone

M aglieria  lan a

F ib re  m an-m ade

V estia rio  e a b b ig lia 
m ento

C alzature

Pelli e cuoio

D olciaria

C onserve an im ali

T ab acco

A ltri a lim en tar i (c a ffè )

F arm aceu tic i

V ernici e  p ittu re

C arto tecn ica

P o ligrafich e

M obilio

A ltre in d u strie  m an ifa t
turiere

F on te : E lab oraz ion e  C entropiani.

(a) I  valori riportati tra parentesi si riferiscono agli indici di sintesi ottenuti dall’esame dei requisiti di localizzazione effettuato 
nella Tav. A 2 dell’Appendice.
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s tr ia  d e lla  co stru zion e  di ra d ia to r i, tub i, con
d o tte ).

D. L a  q u a r ta  ca teg o ria , infine, co m pren de quei 
se tto r i p ro d u ttiv i le  cu i ca ra tte r is tich e  —  sp e
cialm en te p e r  qu an to  rig u ard a  il b a s so  rap p o rto  
« in vestim en to  p er  ad d etto  », l ’irrilevan za  dei con
su m i d 'acq u a  e le sc a r se  esigenze d i a ttrezza tu ra  
in fra s tru ttu ra le  —  sono ta li d a  ren d erli m olto  
p ro ss im i a d  u n a localizzazion e p r iv a  d i v incoli e 
qu ind i p artico la rm en te  a d a tt i  a d  e sse re  localizzati 
nel M ezzogiorno. R ien tran o  in  ta le  ca teg o ria , in
nanzi tu tto , g ran  p a r te  de lle  industrie; m eccan i
che e ciò  r ive ste  u n a  p artico la re  im p o rtan za  ove 
s i  p en si a ll ’e levato  e ffe tto  d i attivazion e che e sse  
hanno su ll’in tero  p ro ce sso  p rod u ttiv o  (1 ) ; inol
tre  p ar tico la re  rilievo  assu m o n o  le a ttiv ità  a  con
ten uto  tecnologico fo rtem en te  innovativo, q u ali 
l ’e le ttron ica  e l ’e le ttro tecn ica  stru m en tale . In  tale  
ca teg o ria  so n o  co m p rese  a ltre s ì le a ttiv ità  nei 
se tto r i trad iz ion ali de i te ssili  ( te ssu t i  d i lana, 
filati d i cotone, lavorazion e delle fibre m an-m ade) 
e degli a lim en tari. Son o  infine d a  m enzion are 
com e ap p arten en ti a  q u e sta  ca teg o ria  i se tto ri 
delle poligrafich e, del v e stiar io  ed  abb ig liam en to , 
del m obilio  e d e lla  ch im ica  seco n d aria  (in  p ar
tico lare  farm aceu tic i, p rodu zione di v ern ic i).

5.2. La su sce ttiv ità  territoriale.

Anche p e r  ciò  ch e concern e la  su sc e ttiv ità  dei 
d iversi te rrito r i, s i è ap p ro n ta ta , p er  regioni, 
u n a sc a la  d i in ten sità  dei fa tto r i  co n sid erati, g ra 
d u a ta  con  u n  pun teggio  d a  1 a  5 a  secon da della 
m in ore o m agg io re  su sc e ttiv ità  te rrito r ia le  a lla  
localizzazione in d u str ia le  che le region i con si
d e ra te  p resen tan o  (2 ) (c fr. Tav . A.4 in  appen dice).

I  fa tto r i d i localizzazion e p e r  i q u a li sono sta ti 
e la b o rati g li ind ici rap p re se n ta tiv i sono i se
guenti:

— su perficie  reg ion ale  to ta le ;

— su perficie  d i p ian u ra  r isp e tto  a lla  superficie 
to ta le ;

— esten sion e  della  re te  s tr a d a le  e  fe rro v ia r ia  ri
sp e tto  a lla  su perficie  reg ion ale  to ta le ;

— n um ero  ed  im p o rtan za  dei p o rti com m er
cia li e degli aero p o rti;

— d isp o n ib ilità  d i a cq u a  risp e tto  a lla  superficie 
reg ion ale  e  r isp e tto  ag li ab itan ti d i ogn i sin 
g o la  regione;

— esten sion e  degli a gg lo m era ti in d u str ia li r isp e t
to  a lla  su p erfic ie  reg ion ale  to ta le ;

— concentrazion e u rb an a ;

— g rad o  d i qualificazione del person ale .

Q uesti elem en ti so n o  s ta t i  se lezionati in  m odo 
d a  in vestire  tu tto  l ’a rco  dei fa tto r i  d i localizza
zione che in teressan o  a i fini d e lla  p resen te  in
dagin e, e cioè la  s tru ttu ra  fis ica  del te rrito r io  (su 
perficie  to ta le  e su p erfic ie  di p ia n u ra ) , le  in fra 
stru ttu re  (s tra d e , ferrovie, p o rti, acq u e ), i fa t
to ri che co m po rtan o  econom ie estern e  (a ttrezza
tu re  in d u stria li, v icinan za a i m ercati, d ispon ib i
l ità  d i m an o d o p era  q u a lifica ta ).

L a  grad u azion e  d i ta li  elem enti è s t a ta  effe t
tu a ta  nel m o d o  d i segu ito  d escritto .

P er q u an to  concerne la  s tru ttu ra  fisica  del te r
ritorio , s i  è vo lu to  so tto lin eare , accan to  a lla  di
m ensione a sso lu ta  d i ogn i sin go la  regione, la  
porzione di te rrito r io  in p ian u ra  in  e s sa  co m p resa ; 
e c iò  p er il m o tivo  che u n ’a m p ia  superficie p ia 
n eggian te  co stitu isce , co m ’è noto, u n a  c a u sa  p re
feren ziale  a lla  concentrazion e te rr ito r ia le  d i un 
gru p p o  in tegra to  d i im p rese  in d u stria li. I l  pun 
tegg io  a ttr ib u ito  a lle  varie  c la ss i  di su p erfic ie  
to ta le  è s ta to  il seguen te :

(1) Su tale aspetto cfr. l ’analisi più dettagliata svolta nel 

capitolo quarto.
(2) La carenza dì informazioni statistiche disponibili per il 

c.d. Basso Lazio (principalmente le provincie d i Latina e 
Prosinone) non ha consentito dì effettuare l'analisi territoriale 
in esame per questa porzione del territorio meridionale, che 
rientra, come è noto, nella sfera di competenza della Cassa 

per il Mezzogiorno.

Grado Superficie regionale totale 
(Kmq)

1 fino a  5.000

2 5.000 -10.000

3 10.000 -15.000

4 15.000-20.000

5 oltre  20.000

P er qu an to  r ig u ard a  invece l ’esten sion e  p ian eg
g ian te  o m eno del te rrito r io  regionale, gli indici
sin te tic i sono sta t i  i segu en ti:

Grado Superficie pianeggiante ^  

Superfìcie totale

1

o

fino a  5

2 5- 10

3 10-15

4 15-20

5 o ltre  20
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P er qu an to  r ig u ard a  inoltre  le  in fra s tru ttu re  g ià  
p resen ti su l te rrito r io  m erid ion ale , l ’a n a lisi sv o lta  
h a  vo lu to  ev iden ziare , o ltre  a lle  in fra s tru ttu re  
« c la ss ich e  » r ig u ard an ti il t ra sp o rto  (in fra s tru t
ture a  re te : s tra d e  e  ferrov ie , e in fra stru ttu re  
p o rtu a li: p o rti e a e ro p o rti) , anche la  d ispon ib i
l ità  id r ica  che c ia scu n a  regione p resen ta , in
tendendo in  ta l  m o do  p o rre  l ’accen to  su  u n a 
r iso rsa , l ’acq u a , a n c o ra  m o lto  s c a r sa  nel M ez
zogiorno, e p e r  c iò  s te s so  fo rtem en te  condizio
n an te la  localizzazion e di in d u str ie  p iìi o  m eno 
idro-esigenti.

In  p artico la re , la  g ra d u a to r ia  a d o tta ta  p er  sin
tetizzare  l ’e sten sion e d e lla  re te  s tra d a le  in  c ia
scu n a  regione è  s ta ta  la  segu en te (1 ):

Grado Km di strade per 100 Kmq, d i superficie

fino a  50 

50- 60 

60- 80 

80 -100 

o ltre  100

secon d a  ca teg o ria  (2 ) la  segu en te  p onderazion e: 
5 pun ti p er  ogn i p o rto  d e lla  1“ c la sse , 4 p er 
ogn i p o rto  d e lla  2‘  c la sse , 3 p e r  qu elli d e lla  3* 
c la sse , e  1 p e r  i p o rt i  d e lla  4“ c la sse .

II p u n teggio  a ttr ib u ito  ag li aero p o rti è sta to  
fa tto  co in cidere invece con  il n um ero  a sso lu to  
degli ae ro p o rti s te s s i  p re se n ti in  c ia sc u n a  re
gione. Infine, p er  o tten ere degli ind ici c a ra tte 
r is t ic i de ll’in fra stru ttu raz io n e  p un tu ale , si è p ro
cedu to  a  m ed iare  a ritm eticam en te  i due ind ici 
p er  ogn i regione (e  c ioè qu ello  r ig u ard an te  i 
p o rti e qu ello  r igu ard an te  g li a e ro p o rti) , a t tr i
bu en do  a  q u e sta  n u ov a se rie  d i ind ici sin te tic i la  
segu en te  grad uazion e :

Grado
Media aritmetica degli indici rappresentativi 
dell'infrastrutturazione portuale e aeroportuale

1 fino a  1

2 1 -3

3 3 - 5

4 5 - 7

5 o ltre  7

A nalogam ente, la  p resen za  d i u n a re te  ferro 
v ia r ia  p iù  o  m eno e s te sa  è s t a ta  co llegata  a lla  
segu en te  sc a la  d ’in ten sità :

Grado Km di ferrovie per 100 Kmq. di superficie

fino a  6

6 -7

7 -8

8 -9

o ltre  9

Per qu an to  r ig u ard a  invece l ’in frastru ttu raz io - 
ne p o rtu a le  del te rrito r io  s i  è a ttr ib u ito  a l nu
m ero  di p o rti ap p arten en ti a lle  varie  c la ss i de lla

Anche p er  q u an to  r ig u ard a  la  co stru zion e di 
ind ici re la tiv i a lla  d isp o n ib ilità  id r ic a  region ale  
s i è p ro ced u to  m edian te  u n a  so vrap p osiz ion e  di 
due d istin te  g rad u ato rie , la  prim a/ r igu ard an te  la  
q u an tità  d i a c q u a  d ispon ib ile  p er  K m q . d i su 
p erfic ie , la  seco n d a  il po ten zia le  id rico  pro-ca- 
p ite.

Il p u n teggio  re lativo  è s ta to  a ttr ib u ito  secon do
lo sch em a segu en te :

Grado
Litri/sec per Kmq. 

d i superficie
Litri/sec per 1.000 

abitanti

1 fino a  0,10 fino a  1,40

2 0,10-0,20 1,40-1,80

3 0,20 - 0,30 1,80-2,20

4 0,30-0,40 2,20-2,60

5 oltre  0,40 o ltre  2,60

(1) L'indice di sintesi è stato calcolato sui dati relativi 
a ll’estensione delle strade rispetto alla superficie di ogni re
gione, e ciò perché a tale indicatore (piuttosto che agli a ltri 
anch'essi riportati nella Tav. A.3 in appendice riguardanti il 

numero di veicoli e gli abitanti) è stata riconosciuta nel 
corso dell’analisi una maggiore significatività.

(2) Si è cioè tralasciato dì considerare i porti appartenenti 
alla prima categoria, interessanti per lo più la sicurezza e 

la difesa nazionale anche se alcuni di essi potrebbero rien
trare in qualche classe della seconda categoria (cfr, para
grafo 2.1 di questo stesso capitolo).
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I l pun teggio  sin tetico  defin itivo a ttr ib u ito  a lla  
d isp o n ib ilità  id r ic a  d i ogn i sin go la  regione è 
qu ello  r isu ltan te  d a lla  m ed ia  t r a  i due indici su  
esp o sti.

Infine so n o  s ta t i  p re s i in  e sam e i c.d. fa tto r i 
d i agg lom erazion e  in d u stria le , iden tificati p er  sem 
p lic ità  d a  un  la to  n ella  p resen za  d i superfici 
su ffic ien tem en te attrezzate  d a l pun to  d i v is ta  in
fra stru ttu ra le  —  gli « a gg lo m era ti in d u str ia li » — 
e qu ind i p artico la rm en te  idon ei a d  accogliere  
g ru p p i d i im p rese  in tegran tisi le une con  le a ltre , 
e d a ll ’a ltro  n ell'in ten sità  d e lla  p resen za  n ell’a m 
b ito  reg io n ale  d i cen tri u rb an i aventi u n a so g lia  
m in im a di popo lazion e (50.000 a b ita n ti) , ad a tti 
qu indi, a lm en o teoricam en te, a  co stitu ire  p o s
sib ili m e rca ti di sbocco , cen tri d i racc o lta  e di 
sm istam en to  delle  in form azion i, se d i d i centri 
di form azion e p ro fe ssio n ale  e im pren d itoria le , etc. 
P eraltro  q u e st ’u ltim o  a sp etto , concern en te cioè la  
qualificazione p ro fe ssio n ale  che ogni sin go la  re
gione p re sen ta  è s ta to  « iso la to  », e  ciò  p er  so t
to lin eare  la  rilevan za  che ta le  fa tto re  d i localiz
zazione p u ò  a ssu m e re  nel ca so  che ven ga rea l
m ente av v ia to  un  p ro c e sso  d i in d ustrializzazion e 
q u a lifica to  q u ale  qu ello  d a  tem p o  a u sp ica to  (1).

In  p artico la re , g li ind ici ra p p re se n ta tiv i de lla  
p resen za  degli agg lo m era ti in d u str ia li sono sta t i  
g ra d u a ti secon d o  la  segu en te  sc a la  d i in ten sità :

Qj.g(jQ Ha di superficie degli agglomerati indu
stria li per 100 Kmq. di superficie regionale

1 0-10
2 10-20
3 20-30
4 30-40
5 oltre  40

D a u ltim o, il fen om eno d e lla  concentrazion e u r
b an a  è sta to  sin te tizzato  d a  in d ici c a ra tte r is tic i 
ord in ati secon do  la  segu en te  sc a la  d i in ten sità :

Popolazione in centri con oltre 50.000 abi- 
Grado tanti sul totale della popolazione regionale

(incidenze percentuali)

1 0-10

2 10-20

3 20-30

4 30-40

5 oltre

G li ind ici rap p re se n ta tiv i de i fa tto r i reg ion ali 
d i localizzazione so n o  s ta t i  su ccessiv am en te  u ti
lizzati p er  la  co stru zion e di im a  « g ra d u a to ria  
teo rica  » d a  cu i em erg esse  q u a li so n o  le regioni 
che p resen tan o  la  m agg io re  su sc e ttiv ità  a d  acco
gliere  l ’in sed iam en to  d i im p rese  in d u stria li.

A ta l fine, si è a ttr ib u ita  a i v a r i elem enti con
s id e ra ti u n a  g ra d u a to r ia  d iv ersa , r isp ecch ian te  
so stan z ia lm en te  la  d iv e rsa  im p o rtan za  che, p ro 
p rio  p e r  il c a ra tte re  d i q u esto  stu d io , è s ta ta  
d a ta  a l l ’elem ento in fra s tru ttu ra le  ed  a i fa tto r i 
d i agg lom erazion e in d u str ia le  r isp e tto  a l p u ro  e 
sem p lice  fa tto re  fisico-territoriale. I  p e si a ttr i
b u iti ag li in d ici reg io n ali e lab o rati sono s ta t i  p er
tan to  i segu en ti:

Indici Pesi

S tru ttu ra  fisica  del territo r io  1

In fra stru ttu re  2

F a tto r i d i agg lom erazion e in d u str ia le  2

S u lla  b a se  dei r isu lta t i  d i ta li elaborazion i 
(c fr . Tav. A.4 in  app en d ice ) è du n qu e p o ssib ile  
c la ss ifica re  le o tto  region i m erid ion ali con si
derate  in tre  gru p p i, c a ra tte r izza ti r isp e ttiv a
m ente d a  u n a  b a s sa , u n a  m ed ia  ed  u n a a lta  su 
sc e ttiv ità  te rr ito r ia le  a ll ’in sed iam en to  in d u stria le , 
secon do q u an to  e sp o sto  n ella  tav o la  seguente.

Tav. 9 - Suscettività  territoria le alla localizzazio
ne industriale delle regioni del M ezzo
giorno (a ).

BASSA MEDIA ELEVATA

Indice da 1 - 2 Indice da 2 - 3 Indice da 3 - 4

M olise (1,7) 

B a s ilic a ta  (1,9)

A bruzzi (2,5) 

C a lab ria  (2,7) 

Sard egn a  (2,9)

S ic ilia  (3,5) 

P uglia  (3,6) 

C am p an ia  (3,7)

F on te : E lab oraz ion e C entropiani.

(a) I  valori numerici riportati si riferiscono agli indici ca
ratteristici di sintesi dei fattori d i localizzazione industriale 
(cfr. Tav. A.4 in  appendice).

(1) Per la graduazione dell’intensità della qualificazione pro
fessionale, cfr. paragrafo 5.1 di questo stesso capitolo. Ap

pare tuttavia opportuno rilevare che l'analisi di tale fattore 
di localizzazione non ha dato risu ltati del tutto soddisfacenti, 
come può desumersi dal fatto che l ’indice di qualificazione 
professionale è risultato pressoché costante per tutte le regioni 
considerate (cfr. Taw. A.3 e A.4 in appendice): ciò si spiega 
soprattutto con la difficoltà di reperire in maniera sufficiente- 
mente dettagliata le informazioni statistiche necessarie a tale 
elaborazione.
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Secon d o  ta le  valu taz ion e  ( I )  i l  M olise  e  la  
B a s il ic a ta  sa re b b e ro  le  reg ion i p e r  q u a li s i  p re 
se n ta  p iù  d iffic ile  l ’avv io  d i un  ra p id o  p ro ce sso  di 
ind ustrializzazion e . P er il M olise  ciò  d ipen derebbe 
essen zia lm en te d a lla  d im ensione p iu tto sto  e sig u a  
del territo r io , d a ll ’a ssen z a  d i co n siste n ti d is te se  
p ian egg ian ti e  d a lla  caren za  d i in fra s tru ttu re  di 
tra sp o rt i  p o rtu a li; p e r  la  B a s il ic a ta  ciò  sareb b e  
invece dovuto , o ltrech é a d  u n a  egu a le  caren za  
d i in fra s tru ttu re  p o rtu a li ed  aero p o rtu a li, ad  
u n a  g ro s sa  deficienza d i d isp o n ib ilità  id r ic a  (2). 
P er en tram b e q u este  region i in o ltre  p rob lem i m ol
to  g rav i s i  p resen tan o  a  c a u sa  d e lla  dim ensione 
e strem am en te  r id o tta  dei cen tri u rban i, e ffe tto  
non u ltim o  d e ll’in ten so  fen om eno m ig ra to r io  che 
vi s i  r isco n tra .

U na p osiz ion e m ed ia  r isp e tto  a i fenom eni e sa 
m in ati occupan o  invece gli A bruzzi, la  C alab ria  
e la  S ard egn a . B en  d iverse  ap p a io n o  tu ttav ia  le 
m otivazion i d i ta le  posiz ion e p er  le tre  region i:

(1) Si noti che il  discorso è condotto in term ini rela
tiv i, e quindi comparativamente, sulle varie regioni conside
rate: in  a ltri term ini parlando di regioni « meno favorite » 
rispetto alle altre non si vuol affatto dire regioni « precluse » 
a processi di sviluppo industriale. Lo scopo di tale analisi 
è soltanto quello di evidenziare le distanze che attualmente 
intercorrono tra le varie regioni. Ciò comporta inoltre che il 
giudizio sui vari fenomeni esaminati è anche esso relativo, 
avendo come termme di confronto la situazione migliore o 
peggiore esistente in  un’altra regione: ciò significa, ad esem
pio, che valutando come valida la dotazione stradale di una 
regione non si vuole dire che essa sia la migliore possibile 
in assoluto, ma soltanto che, date le condizioni infrastrut
turali del Mezzogiorno, essa appare migliore (e il valore del
l ’indice indica di quanto) rispetto alla stessa dotazione r i
scontrabile in un'altra regione meridionale.

(2) I  risu ltati relativi alla dotazione infrastrutturale idrica 
della Basilicata lasciano alquanto perplesso chi è a cono
scenza delle opere realizzate in tal campo in questi u ltim i 
anni. Tali risu ltati si spiegano tuttavia con la considerazione 
che i  dati sulle disponibilità idriche regionali utilizzati sono 
quelli rilevati in  occasione del Piano degli Acquedotti, ed 
hanno quindi come riferimento temporale l ’ormai lontano 1965. 
D’altra parte la carenza di statistiche u ffic ia li più aggior
nate non ha consentito alcuna alternativa sull’utilizzazione di 
ta li dati, se non quella — non accolta — di rinunciare alla 
quantificazione della dotazione idrica regionale.

g li A bruzzi co n trap pon gon o  in fa tti a d  u n a  ca 
ren za  d i te rr ito r io  p ian egg ian te  e  a d  u n a  do ta
zione estrem am en te  m o d esta  d i in fra s tru ttu re  
p o rtu a li, u n  su ffic ien te  sv ilu pp o  della  re te  s t r a 
d a le  ed  u n a  ab b on d an te  d isp o n ib ilità  d i acq u a ; 
la  C a lab ria  p re sen ta  invece degli ind ici c a ra tte r i
stic i u n iform em èn te  a tte sta t i  su l livello m edio
b a sso , con  u n ’eccezione r ig u ard an te  le in fra s tru t
tu re  a  re te  (s tra d e  e fe rro v ie ) ; la  S a rd e g n a  in
fine, p u r  p resen tan d o  il v an tag g io  d i u n a  note
vo le d im en sion e te rr ito r ia le  e  d i u n a  d isc re ta  
p resen za  su l te rr ito r io  d i a gg lo m era ti in d u str ia li, 
ap p artien e  a  q u e sta  ca teg o ria  p e r  l ’a s so lu ta  ina
degu atezza  delle in fra s tru ttu re  d i tra sp o rto  a  
rete.

L a  terza  ca teg o ria , d a  u ltim o, com pren de la  
S ic ilia , la  P u glia  e la  C am pan ia , che sem b re
reb b ero  dun que le region i p iù  do tate , so p ra t
tutto  d a l p linto  d i v is ta  in fra stru ttu ra le , p e r  ac
cogliere  rilevan ti in sed iam en ti in d u str ia li. L a  S i
cilia , in  p ar tico la re , o ffr ire b b e  u n  v a s to  territo 
rio  su ffic ien tem en te d o ta to  d i p o rti e aeropo rti, 
e  con  u n a  in ten sa  concentrazion e u rb an a . A qu e
s t i  v an tag g i s i  con trap pon gon o  p e ra ltro  u n a  rete  
fe rro v ia r ia  p iu tto sto  s c a r sa  ed  u n a  ce rta  in su f
ficienza d i acq u a . Anche p er  la  P u glia  non ci 
so n o  p rob lem i d i sp azio , né di p ian u ra , ed  inoltre 
s i  rileva  u n a  n otevole p resen za  d i agg lo m erati 
in d u str ia li a ttrezzati, nonché un  bu on  livello di 
concentrazion e u rb an a. L e  « contro in dicazion i » 
che ta le  regione p re se n ta  concernono so p ra ttu tto  
la  sc a r s i tà  d i a c q u a  e la  non e levata  dotazion e 
d i in fra s tru ttu re  d i tra sp o rto , s ia  p u n tu ali che 
a  rete. L a  C am pan ia , a l co n trario , p re sen ta  un 
buon  livello  d i in fra stru ttu raz io n e  d i tra sp o rto  
ed  u n a notevo le d isp o n ib ilità  d ’acq u a . E lev a ti — 
sem p re  in  re lazion e a lle  a ltre  region i m erid io
nali, s ’in tende — sono inoltre  gli ind ici ra p p re 
sen ta tiv i del livello d i concentrazion e u rb a n a  e 
de lla  dotazion e reg io n ale  d i aree  e nuclei di 
sv ilu p p o  in d u stria le . L im ita to  a p p a re  invece
lo  sp az io  p ian egg ian te  a  d isposiz ion e, anche in 
co n sid erazion e  d i u n a  c e rta  con gestion e g ià  p re
sen te  in  alcu n e a re e  d e lla  regione.
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Capitolo Terzo 

Una ricerca « on thè field »

1. Generalità: scopo dell’indagine campio
naria.

C om e accen n ato  nel cap ito lo  precedente , a l fine 
di v e rifica re  n ella  re a ltà  q u a li fo sse ro  le e ffe ttive  
esigenze in fra s tru ttu ra li delle in d u str ie  d i d iffe
ren te  am p iezza  e d iverso  ind irizzo  p rod u ttiv o  lo
calizzate  nel M ezzogiorno, e d i acq u isire  ogn i p o s
sib ile  conoscenza in  m erito  a l se  e a l com e l ’esi
sten za  di in fra s tru ttu re  co stitu isse , nei con fron ti 
di qu elle  in d u strie , un fa tto re  d i localizzazione, 
è s ta ta  e ffe ttu a ta  u n a  p artico la re  in d ag in e cam 
p io n aria  su lle  aziende op eran ti nel M ezzogiorno. 
S i ritiene che ta le  indagine, anche fu o ri d al con
testo  d i q u esto  stu d io , con serv i u n ^  p ro p r ia  vali
d ità  e, inoltre , p o s s a  e sse re  im p iegata , p u r  
con  tu tte  le r ise rv e  del ca so , p e r  u tili con
fron ti con a ltre  indagin i del ' genere, q u a le  ad  
esem pio  q u ella  co n d otta  a b b astan z a  di recente 
d a lla  C on fin d u stria  (1).

In  q u esta  sede , p era ltro , ci si lim ite rà  a  tra rre  
dalle  p iù  v a s te  in form azion i fo rn ite  d a lla  inda
gine cam p io n aria  la  so la  p a r te  che attien e  sp e
cificatam en te al p ro b lem a  d e lla  localizzazione, s ia  
in term in i d i « m otivazion i » che h an n o  gu id ato  
le sce lte  u b icazion ali delle im p rese , s ia  in  term in i 
di e ffica c ia  agev o la tiv a  a ttr ib u ita  d alle  im p rese  
a lla  creazione d i in fra stru ttu re , s ia  infine, in ter
m in i di « esigenze » in fra s tru ttu ra li e sp re sse  dalle  
im p rese  ste sse . C iò so p ra ttu tto  p e r  v erificare  
sp erim en talm en te  g li elem en ti teo ric i d i an a lisi 
d a  u tilizzare  p e r  defin ire  la  p iù  idon ea stra te g ia  
di localizzazione in d u str ia le  del M ezzogiorno in 
funzione d e lla  in fra stru ttu raz io n e  e s isten te , ele
m en ti che so n o  sta t i  in d icati in d e ttag lio  nel ca
p ito lo  precedente .

2. La metodologia.
2.1 I  criteri generali dell’indagine.

In  p r im o  luogo s i  è id e n tifica ta  n ella  « u n ità  
locale » l ’u n ità  di rilevazione. E ffe ttiv am en te  in 
favore  d e lla  con sid erazion e d e ll’« im p re sa  », com e 
u n ità  d i rilevazione, g iocavan o  m o lti fa tto r i, tra

i qu ali, non u ltim o, il fa tto  che fo r se  so lo  e s sa  — 
n ella  p ro p ria  u n ità  g iu rid ico-am m in istrativa  — sa 
reb b e  s ta ta  in g rad o  di v a lu ta re  app ien o  qu ali 
eran o  sta t i  i « m otiv i » d i d e term in ate  sce lte  u b i
caz ion ali e g li e ffe tti d i d e term in ati incentivi. 
C ion on ostan te  so n o  s ta te  co n sid era te  com e p iù  
valide, in favore  d e ll’u n ità  locale, le co n sid era
z ioni che vedevano in  q u esta , cioè n el fa tto re  
tecnico p ro d u ttiv o  con le p ro p rie  ca ra tter istich e  
d im en sion ali e le p ro p rie  sp ec ifich e  esigenze in
fra stru ttu ra li , il p u n to  p iù  d ire tto  di co n tatto  con 
il territo r io  e, qu indi, l ’u n ità  d i rilevazion e p iù  
a d a tta  a d  ev iden ziare i p ar tico la r i ra p p o rti in ter
corren ti t r a  i v a r i a sp e tti de l p ro b lem a  (2).

In  secon do luogo, dalle  esigenze co noscitive  so 
p ra  r ico rd a te  è  sc a tu r ita  l ’iden tificazion e dell’uni
v erso  delle im p rese  che potevan o  e sse re  con side
ra te  rap p re se n ta tiv e  ai fin i d e lla  indagine.

S i  vo leva che fo s se ro  in iziative in serite  a ttiv a
m ente nel p ro ce sso  di sv ilu pp o  del M ezzogiorno 
e che av e sse ro  go d u to  dei ben efici d e lla  incenti
vazione di ta le  sv ilu ppo , e p erc iò  s i  sono scelte  
le u n ità  loca li che av esse ro  g ià  otten uto  un  m u 
tu o  a  ta s so  agevolato . S i  vo levano determ in are 
gli e ffe tti e le esigenze d e lla  dotazion e in fra s tru t
tu ra le  nel sen so  p iù  v asto , e qu in d i non è s ta ta  
e ffe ttu a ta  u n a  d iscrim in azion e t r a  nuovi im pian ti 
e am p liam en ti né tr a  im p rese  localizzate  a ll’in
tern o  e aH’e stern o  degli agg lo m erati delle aree 
e dei n uclei d i sv iluppo.

S i  vo leva ten er p resen te , in m odo  p artico lare , 
s ia  l ’e ffe tto  dell’azione m erid io n alistica  in favore  
d e lla  in d ustrializzazion e (che ha av u to  i su o i p rim i 
r isu lta ti negli anni '60 ) s ia  le p iù  recen ti esigenze 
in cam po in fra s tru ttu ra le  co n n esse  a llo  sv iluppo 
delle tecnologie p rod u ttiv e , e co sì s i  è lim ita to
il cam p o  di azione a lle  u n ità  locali che av e sse ro  
u su fru ito  d i finanziam enti agev o lati n ell’u ltim o 
decennio (c ioè  d a l 1° genn aio  1961 a l 31 d icem 
b re  1970).

(1) Confederazione generale dell'industria italiana — Ser
vizio studi e rilevazioni « Per un rilancio della politica di 
industrializzazione del Mezzogiorno » — Collana di studi e 
documentazione, n. 26 - Roma 1971.

(2) In effetti l'indagine ha conciliato in maniera più che 
soddisfacente le due esigenze sopra esposte poiché i  questio
nari di unità locale, per le imprese più rilevanti, sono stati 

redatti in genere dalle direzioni generali delle imprese stesse 
e, quindi, tengono conto anche dei più generali aspetti della 
localizzazione e incentivazione.
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S i  è  vo lu to , infine, ev iden ziare il ra p p o r to  fun 
zionale tr a  ca ra tte r is tich e  p rod u ttiv e  e  im pren di
to ria li d a  un la to  e fa tto r i d i localizzazion e dal
l ’a ltro , ed  è p e r  q u esto  che il cam po di indagin e 
è s ta to  u lterio rm en te  lim ita to  a lle  u n ità  locali
il cu i investim en to  —  che aveva  god u to  d i in ter
venti agev o lati nel decennio ( s ia  p er  la  so la  c rea
zione o  il so lo  am p liam en to  s ia  congiun tam en te 
p er  i due m o tiv i) —  su p era v a  la  so g lia  m in im a di 
400 m ilion i d i lire, al, d i so tto  d e lla  qu ale  s i  p o tev a  
riten ere che, in  m edia, le in iziative p o te sse ro  e s
se re  sta te  d isto rte  nelle p ro p rie  sce lte  ubicazio- 
n ali d a  u n a m o ltep lic ità  d i fa tto r i estern i d iffi
cilm ente q u a lificab ili e q u an tificab ili.

In  terzo, ed  u ltim o  luogo, la  n a tu ra  de ll’in d a
gine h a  ovviam en te con d iz ion ato  d ire ttam en te  la  
s tru ttu ra  ed  il tipo  del « q u estio n ario  », che h a  
dovuto con ciliare  l ’esigen za  p r im a r ia  di otten ere 
u n a  r isp o sta  d i tipo  q u a lita tiv o  ai p rin cip a li qu e
sit i  concern en ti le « m o tivazion i » delle  sce lte  e f
fe ttu a te  con qu ella , non m eno im po rtan te , d i o t
tenere u n a  « qu an tificazion e », anche a b b astan za  
de ttag lia ta , d i u n a se rie  d i fenom eni e  c a ra tte r i
stich e e ssen zia li che potevan o  p erm ettere  la  pa- 
ram etrizzazion e dei r isu lta t i  e, in defin itiva, con
sen tirn e u n a utilizzazione o p erativam en te  v alid a . 
T ale  sfo rz o  d i conciliazione, cu i non p o teva  
esse re  a ssen te  la  p reoccu pazion e d e lla  m a ss im a  
concision e p o ss ib ile , h a  p o rta to  co m e risu l
ta to  a d  un q u estio n ario  (che viene r ip o rta to  in 
app en d ice ) su ffic ien tem en te  r id o tto  e che, so p ra t
tu tto , h a  con sen tito  u n a  elaborazion e m eccano- 
g ra fica  ap p ro fo n d ita  e d e ttag lia ta  delle  in fo rm a
zioni d a  e sso  desu m ib ili.

2.2 I  criteri di scelta  del campione.

C om e accen nato , o gg etto  de ll’in d ag in e sono sta ti 
g li im p ian ti in d u str ia li localizzati nel M ezzogior
no che nel decennio 1961-70 hanno otten uto  un 
m u tuo  a  ta sso  agev o lato  p er  la  realizzazion e di 
in vestim en ti f is s i  ( s ia  p er  nuovo im pian to  che 
p e r  am p liam en to ) aventi u n a  so g lia  m in im a di 
400 m ilion i d i lire.

T ali im pian ti, o s s ia  l ’u n iv erso  d i riferim en to  
d e lla  indagine, sono 979 d i cu i il m agg io r n um e
ro  (180) attien e risp ettiv am en te  a lle  in d u strie  
a lim en tar i ed  a  quelle  m eccan iche; seguono gli 
im pian ti volti a lla  p rodu zion e d i m a ter ia li d a  co 
stru zion e (vetro , ce ram ica , ecc.) con  157 un ità, 
qu elli ch im ici con  145 e poi, a  m agg io r d istan za, 
qu elli m etallu rg ic i (61), c a r ta r i  (53) e te ssili  (44) 
e, v ia  v ia , gli a ltr i se tto r i p rod u ttiv i fino ag li im 
p ian ti di lavorazion e del tab acco  che so n o  so lo  
due (1).

A fron te  di ta le  u n iverso  d ’im p rese  s t a  il cam 
pion e rap p re se n ta tiv o  che è  sta to  sce lto  c a su a l
m ente (sep p u re  in m odo  s tra t if ic a to )  a l su o  in
tern o  e  che è  co stitu ito  d a  604 u n ità , c ioè  dal 
62 % c irca  del to ta le  delle u n ità  loca li co n sid erate .
Il c riterio  d i stra tific az io n e  del cam pion e è 
sta to  quello  d i p resc in d ere  da lla  qu alificazion e 
u b icazion ale  degli im pian ti, d iscrim in an d o li p rin 
cipalm en te p e r  q u an to  r ig u ard a  la  loro  dim en
sione, e sp r e ssa  in term in i d i in vestim en ti fissi, 
m a  tenendo anche conto  d e lla  loro  qu alificazion e 
se tto ria le . T a le  cr iter io  d i fon do — che è n ella  
s te s s a  log ica  che h a  fa tto  esc lu d ere  d a ll ’u n iverso  
le in iziative m in ori (c io è  con  un  in vestim en to  in
fer io re  a i  400 m ilion i) —  h a  p o rta to  a  fa r  aum en 
ta re  le ra p p re se n ta tiv ità  del cam pion e risp e tto  
a ll ’u n iverso  a l  c re sc ere  d e lla  d im en sion e azien
dale : è  s ta to  c ioè  su d d iv iso  in  p rim o  luogo l ’uni
v erso  s te sso  in 4 stra t i , com pren siv i, r isp e ttiv a 
m ente, delle in iziative d a  400 a  799 m ilioni d i in
v estim en to  (1‘  c la s se )  d i qu elle  d a  800 a  1.199 m i
lioni d i investim en to  (2“ c la sse ) , d a  1.200 a  3.999 m i
lioni (3“ c la s se )  e, infine, con  investim en to  su p e
rio re  a i 4 m ilia rd i (4“ c la sse ) , e p e r  ogn i s tra to  
è s ta ta  f is s a ta  u n a a liq u o ta  d i in iziative d a  cam- 
p ion are  in m isu ra  d ire ttam en te  p rop orzion ale  
con la  d im ensione m ed ia  delle in iziative ste sse .

O vviam ente ta le  a liq u o ta , d a ta  la  lim ita ta  di 
m ensfone d e ll’u n iverso  e la  n ece ssità , com unque, 
di u n a  stra tific az io n e  di secon do  g ra d o  co stitu ita  
dal se tto re  in  cui op eran o  le im prese , non ha 
o p erato  in m an iera  r ig o ro sa  ed  a u to m atica  m a 
è s ta ta  p iu tto sto  co n sid era ta  co m e u n a  so g lia  
m in im a al d i so tto  d e lla  q u a le  non doveva scen 
dere il n u m ero  delle im p rese  cam p ion ate  a ll ’in ter
n o d i ogn i fraz io n e  se tto r ia le  dei 4 s tra t i  sopra- 
ind icati. In  p ra tic a  è s ta to  stab ilito  che p e r  ogni 
co lle ttivo  se tto ria le  d i im p rese  non n e do v esse  e s
se re  cam p io n ato  m eno di 1/4 p er  la  p a r te  r ic a 
dente n ella 1‘  c la sse  d im en sion ale , m eno della 
m età  p e r  la  2‘ c la sse  e m eno di 3/4 p e r  la  3* c la s
se, m en tre  p e r  la  4’  c la sse , cioè p e r  le im p rese  
m agg io ri e p iù  sign ificative d a l p u n to  di v ista  
degli ob iettiv i d e ll’indagine, le in iziative d a  in ter
v ista re  co incidevano con  qu elle  d e ll’un iverso .

U na app licazion e r ig o ro sa  e in term in i re str it
tivi di ta le  p rim o  cr ite r io  di stra tificaz io n e  avreb
b e  de term in ato  p er  ce rti se tto r i (2 ) u n a tro p p o  
sc a r sa  ra p p re se n ta tiv ità  del cam pion e nei con
fron ti de ll'un iverso  e d isto rto , co sì, i r isu lta t i  del
l ’indagine, p er  cui n ella  fa se  di sc e lta  è sta to  
u tilizzato  il c riterio  su ss id ia r io  di stra tific az io n e

(1) La ripartizione settoriale degli impianti che figura nella 
Tav. 10 e che è stata utilizzata anche per l ’elaborazione dei 
risu ltati deirindagine è quella sintetica in uso a fin i stati
stici presso la Cassa per i l  Mezzogiorno, la quale ha fornito

l ’elenco delle imprese costituenti l'universo. Ovvie difficoltà 
di natura tecnica hanno sconsigliato, in questa fase, una ri* 
classificazione settoriale più disaggregata degli impianti.

(2) In particolare per i settori tradizionali per il Mezzogiorno 
e caratterizzati da una concentrazione degli impiantì nelle classi 
più basse di dimensione (ad esempio alimentari e vestiario) 
o per quelli rappresentati in  ogni classe dimensionale da un 
numero troppo piccolo di iniziative (ad esempio gomma e 
cellulosa).
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se tto ria le  secon do il qu ale, p rescin d en do  da lla  
d im ensione delle in iziative, p er  ogn i co llettivo  
se tto ria le  d i im p rese  la  d im ensione del cam pione 
non doveva e sse re  in ferio re  a l 5 0%  di qu ello  del

l ’u n iverso , au m en tan do  a  ta l  fine la  p artecipazion e 
delle im p rese  di d im ensione m inore.

I l  r isu lta to  d e ll’app licazion e congiun ta dei due 
cr iter i su rr ico rd a ti è e sp o sto  n ella  Tav. 10 (1).

Tav. 10 - Universo e cam pione degli im pianti industriali oggetto  dell’indagine.

CLASSI D'INDUSTRIA

Classe I  
400-799 m ilioni

C =  >4 U

Classe I I  
800-1.199 m ilioni

C =  'AV

Classe I I I  
1.200-3.999 m ilioni

Classe IV 
oltre 4.000 

m ilioni

U C = U

Totale

U

1 E s tra ttiv e  . . . .

2 A lim en tari . . . ,

3 T ab acco  .....................

4 T e s s i l i ...........................

5 V e s t i a r i o .....................

6 C a lz a t u r e .....................

7 M o b i l i o ......................

8 M etallurgiche . . .

9 M eccan iche . . . .

10 V etro  - C eram ica  .

11 C h im ic h e .....................

12 L avorazion e gom m a

13 Produzione ce llu lo sa

14 C arta  e carto tecn ica

15 Po ligrafiche . . . .

16 V a r i e ...........................

TO TA LE . . .

9

99

13

11

6

19

22

75

80

36

2

1

24

12

21

430

4 

34

5 

4

3 

7

6 

20 

37

9

2
1

10
4

154

1

29

7

4 

2

5

8 

26 

28 

12

1

5

10

146

1
16

4 

2 

2
3

5 

16 

19

6 

1

5

4

5

89

3

48

2
10

4 

1 
8

15

55

35

23

1
1
8

2

11

227

3

40

2
8
3

1
8

12

45

27

17

1
1

7

2

185

1

4

14

2

16

24

14

74

4

6

13

176

1
4

14

2

16

24

14

74

4

6

13

176

14

180

2

44

19

9

34

61

180

157

145

53

19

46

979

2

31

9

6

20
39

105 

97

106 

8 
8

35

10

25

604

Fonte: E lab oraz ion e  C entropiani.

P er qu an to  r ig u ard a  l ’a sp e tto  territo ria le , com e 
detto , e sso  non è s ta to  con sid erato  com e b a se  di 
stra tificaz ion e  poiché u na an alisi ap p ro fo n d ita  
della ripartiz io n e region ale  dell’u n iverso  aveva 
m o stra to  che le u n ità  locali con sid erate  si d istr i
b u ivan o  in m odo p iu tto sto  rego lare  e, quindi, un 
cam pione casu a le  ben  co stru ito  sa reb b e  sta to  
rap p re sen ta tiv o  anche de lla  d istribu zion e terri
to ria le  degli investim enti.

U na verifica  e ffe ttu a ta  su l cam pione sce lto  se
condo i criteri so p ra  esp o sti h a  d ato  in  so stan za  
rag ion e a  ta le  ipotesi, co sì che so ltan to  p e r  un

(1) Da questa si evince ad esempio che per il settore ali
mentare se si fosse applicato il  solo criterio di stratificazio
ne dimensionale le im ità del campione avrebbero dovuto es 
sere soltanto 80 — cioè la somma di 25 imprese della I> 
classe (,'A di 99), di 15 della II» classe ('/i d i 29), di 36 
della III»  classe (H  di 48) e di 4 della IV» classe — a fronte 
delle 180 dell’universo e delle 94 effettivamente intervistate 
(cioè il  50 % circa dell’universo stesso).

num ero estrem am en te lim ita to  di se tto ri è  sta to  
n ecessar io  in tegrare  ta li scelte  p er  rendere m ag
giorm en te rap p re sen ta tiv o  il cam pione anche so t
to  qu esto  a sp etto . S i  t ra tta  cioè di 4 o 5 ca s i in 
cu i il num ero estrem am en te  lim ita to  delle u n ità  
locali dell’un iverso  e la  loro  d istribuzion e dim en
sion ale  aveva provo cato  u na ce rta  d isto rsion e  
del cam pion e dal pun to  di v ista  de lla  su a  rap p re
sen tativ ità  territoria le .

2.3 Rispondenza delle im prese alla rilevazione e 
significatività com plessiva dell’indagine.

P er quanto  attiene, infine, a lla  rispon denza com 
p le ss iv a  delle im prese  a lla  rilevazione, qu esta , 
in effe tti, d a l pun to  d i v is ta  n um erico  non può 
e sse re  co n sid erata  p artico larm en te  sodd isfacen te . 
N on ostan te i so lleciti e ffe ttu ati, in fatti, e l ’inte
re ssam en to  delle a u to r ità  locali (consorzi, ecc.), 
su  un to ta le  d i 604 qu estio n ari inviati, quelli che

35



so n o  sta t i  re stitu iti e che p o sso n o  esse re  con si
d erati v a lid i so n o  so lo  186, cioè il 30,8 % del to
ta le  del cam pion e ed  il 19 % c irc a  deH’universo . 
N on ostan te  p e rò  ta le  r isp on d en za  q u an tita tiv a
m ente p iu tto sto  con ten uta  la  v a lid ità  dei r isu lta 
ti d e ll’indagin e p u ò  esse re  co n sid era ta  sen z 'a ltro  
bu on a. C om e s i  p u ò  fac ilm en te  ev in cere d a i d a ti 
e sp o st i  n ella  T av . 11, in fa tti, l ’a g gre ga to  s ta tist ic o  
co stitu ito  dai 186 q u estio n ari va lid i e su cce ssiv a

m ente e lab o rati, p re sen ta  al su o  in terno u n a so 
m iglian za  p artico la rm en te  s ign ifica tiv a  con  il 
cam pione, e, qu indi, con  l ’un iverso , p er qu an to  
r ig u ard a  s ia  la  d istr ibu zion e se tto r ia le  che qu ella  
d im en sion ale  delle u n ità  locali. A fron te in fa tti 
di u n a  q u o ta  d i r isp o ste  che è s ta ta , co m e g ià  
detto , p a r i  in  m ed ia  a l 30,8 %, il se tto re  m eno 
ra p p re se n ta to , che è qu ello  delle « a ttiv ità  v a
r ie  », figu ra  con u n a q u o ta  d i r isp o ste  p ar i

Tav. 11 - R ispondenza delle im prese alla rilevazione. 

A. Per se tto r i d i a ttiv ità .

SETTORI DI ATTIVITÀ’ CAMPIONE
QUESTIONARI

VALIDI

Incidenza % dei que
stionari validi sul 

campione

1) E s t r a t t i v e ................................................................ 9 5 55,6
2) A lim entari, t a b a c c o ........................................... 96 25 26,0
3) T essili, v e stiar io , c a lz a tu re  e m obilio  . . 66 18 27,3
4) M e t a l l u r g i c h e ...................................................... 39 13 33J
5) M eccaniche e m ezzi di tra sp o rto  . . . . 105 36 34,3
6) V etro  e c e r a m i c a ................................................ 97 39 40,2
7) C him ica, gom m a, p rodu zione ce llu lo sa  . 17? 31 25,4
8) C arta , carto tecn ica  e poligrafich e . . . 45 13 28,9
9) V arie  . ...................................................................... 25 6 24,0

TO TA LE ..................................................... 604 186 30,8

B . Per c la ss i  d i investim en to .

F on te ; E lab oraz ion e  C en tropian i su  d a ti in d ag in e cam pion aria .

CLASSI DI INVESTIMENTO 
(m ilioni d i lire)

CAMPIONE QUESTIONARI
VALIDI

Incidenza % dei que
stionari validi sul 

campione 1

400-799 .............................................................................. 154 49 31,8

1

800-1.199 ......................................................................... 89 23 25,8 1
1.200-3.999 ................................................ .. 185 57 30,8 f:

o ltre  4.000 ................................................................... 176 57 32,4 t
Ì

TO TA LE ................................................ 604 186 30,8

'i

ben  a l 24 % e quello  p iù  rap p re se n ta to  (1), cioè 
quello  del « vetro  e ceram ica  », p resen ta  il 40,2 % 
di r isp o ste . A ncora p iù  rap p re sen ta tiv i, infine,

(1) Senza considerare le industrie estrattive che per il loro 
scarso numero si prestano facilmente a distorsioni e che 
hanno risposto in misura pari al 56 % circa.

ap p a io n o  i r isu lta ti so tto  l ’a sp e tto  de lla  dim en
sion e delle im prese. L a  v ariab ilità  è qu i an cora  
m eno accen tu ata  e la  q u o ta  d i r isp o ste  p a s sa  da 
un m in im o del 25,8 % p er  g li im pian ti com presi 
tra  800 e 1.199 m ilioni di investim en to a d  un 
m assim o  del 32,4 % p er quelli o ltre i 4 m iliard i 
di investim ento.
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S o tto  ta le  a sp etto , qu indi, che è qu ello  fo rse  
p iù  im p o rtan te  a i fini d i p o ter  stab ilire  il livello 
di a tten d ib ilità  dei r isu lta ti d e ll’indagine, s i  può  
a ffe rm are  che le con sid erazion i s ia  q u an tita tive  
che q u a lita tiv e  d esu m ib ili d a ll ’elaborazion e dei 
qu estio n ari p o sso n o  e sse re  e ste se  a ll ’u n iverso  con 
un n otevole m arg in e  d i a p p ro ssim az io n e  e, cioè, 
esse re  riten ute  in d icative d i quelle  che sono le 
p rin cipali esigenze in fra s tru ttu ra li e di fa tto r i 
di localizzazione dell’in d u str ia  m erid ion ale  o, 
alm en o, de lla  n uova in d u str ia  m erid ion ale , cioè 
di q u ella  so r ta  o a m p lia ta si negli u ltim i dieci

3. Analisi dei risultati.

3.1 I  m otiv i della localizzazione.

I l  q u esito  in torn o al qu ale  s i  p u ò  d ire  ru o ti 
tu tta  l ’indagin e è qu ello  re lativo  a i « m otivi 
p rin cip a li che hanno d e term in ato  la  sc e lta  del 
luògo  di in sed iam en to  dello  stab ilim en to  ».

T ale  q u esito  (il n um ero  1.5 del qu estio n ario : 
cfr. app en d ice ) è s ta to  a rtico la to  su lla  b a se  di
10 p o ss ib ili  r isp o ste  la sc ian d o  p erò  ag li in teres
sa t i  la  p o ss ib ilità  d i in d icare  co m e determ in an ti 
de lla  localizzazion e o ltre  ad  uno o piti d i qu esti 
m otiv i anche « a ltr i » m otiv i p ar tico la r i. L e  r i
sp o ste  com plessive  a  q u esto  q u esito  sono sta te  
552; cioè ogn i u n ità  locale  ha, in m ed ia , ind icato  
tre  m otiv i com e congiun tam en te determ in anti 
de lla  p ro p r ia  localizzazione. L e  ind icazion i forn ite  
sono sin te tizzate  n ella  Tav. 12, d a  cu i r isu lta  in 
m o do  inequ ivocab ile  che, p e r  i due terzi delle im 
p re se  in terv ista te , un o  dei m otiv i p rin c ip a li che 
h a  d eterm in ato  la  lo ro  u b icazion e è co stitu ito  
d a lle  « p ar tico la r i agevo lazion i fin anziarie con
n esse  a lla  sp ec ifica  localizzazione ».

L e  in iziative p er  le q u a li ta le  m otivazione è 
s ta ta  de term in an te risu ltan o , inoltre , e sse re  ca 
ra tterizzate  d a  u n a d im ensione fin an ziaria  ed 
occupazionale p iù  e levata  di q u ella  m ed ia : e s se  
su p eran o  del 32 % la  m ed ia  degli investim enti 
qu inquenn ali e ffe ttu a ti o  d a  e ffe ttu a rs i nel p e
riod o  1966-75 e del 21 % qu ella  d e lla  occupazione 
esisten te . T ale m otivazione « p rin cip a le  » ap p are  
in o ltre  aver svolto  il p ro p rio  ru o lo  d eterm in an te 
in m isu ra  p re sso ch é  u n ifo rm e nel tem po avendo 
in te re ssa to  o ltre  il 60 % delle im p rese  qu alun qu e 
s ia  la  loro  d a ta  d i e n tra ta  in funzione. U nica 
notazion e p ar tico la re  in p ro p o sito  è che p e r  le 
im p rese  en tra te  in funzione dopo  il 1970 la  su d 
d e tta  m otivazione p a re  avere  a ssu n to  un rilievo 
del tu tto  eccezionale nei r ig u ard i di quelle  « m ag
giori »: in fa tti tra  gli a ltr i m otiv i d e lla  localiz
zazione, quello  che m o stra  p er  le im p rese  una 
im p o rtan za  im m ediatam en te  in ferio re  è co stitu ito  
d a lla  « v icinan za dei m e rca ti d i sbocco  » che è

s ta to  co n sid erato  com e determ in an te  d a l 39 % 
c irc a  delle u n ità  locali in terv istate . T ali u n ità  
locali, p erò , app aio n o  cara tter izzate , d a  u n a di
m ensione m ed ia  p iu tto sto  lim ita ta  e p a r i  a l 34 % 
di qu ella  to ta le  p er  g li investim en ti ed  al 46 96 
p er  la  occupazione esisten te . P er un  terzo , poi, 
delle im p rese  in e sam e è r isu lta to  d eterm in an te 
ai fini d e lla  lo ro  u b icazion e il « co sto  delle aree  » 
e  la  « d isp o n ib ilità  di a cq u a  p er u s i in d u str ia li »: 
la  p r im a  m otivazione non  se m b ra  e sse re  p a r ti
co larm en te co n n essa  a lla  d im en sion e delle im 
p re se  né a lla  d a ta  della  lo ro  en tra ta  in funzione, 
m en tre  la  secon da, che è d i n a tu ra  p artico la r
m ente tecn ica e  co lle ga ta  a  d e term in ate  tecnolo
gie in d u str ia li, ap p are , s ia  p u re  in  p rim a  a p p ro s
sim azion e, leg a ta  a lle  sce lte  u b icazion ali d i im 
p rese  ad  a lta  in ten sità  di cap ita le  e (in  connes
sion e al g ià  c ita to  aum en to  d e lla  inciden za di 
ta li im p rese  nel tem p o ) p artico la rm en te  im p o r
tan te  p er  quelle  en tra te  in funzione dopo il 1970.

Allo s te sso  tip o  di in iziative p e r  cui è  r isu lta ta  
im p o rtan te  la  « d isp o n ib ilità  d i a cq u a  p e r  u si 
in d u str ia li » se m b ra  e sse re  essen zia le , anche se  
con u n a  inciden za a lqu an to  m inore, s ia  « la  fa c i
lità  d i sm altim e n to  degli scarich i in d u str ia li », s ia  
« la  v icinan za del m ercato  d i a c q u isto  delle m ate
rie p rim e ». L a  p r im a  m otivazione, in fa tti, è s ta ta  
in d icata  d al 24 % c irca  delle u n ità  locali in tervi
sta te  le qu ali, però , hanno u n a d im ensione degli 
investim en ti e u n a  occupazione d o p p ia  r isp e tto  a 
q u ella  m ed ia  e _con va lo ri an c o ra  p iti elevati 
co n sid eran d o  le so le  in iziative en tra te  p u r  di re
cente in funzione. L a  seco n d a  m otivazione è s ta ta  
u gualm en te in d icata  com e determ in an te  d a  p oco  
p iù  d i un qu into delle im p rese  in terv istate , le 
q u a li sono p artico la rm en te  cara tte r izza te  da  un 
elevato  ra p p o rto  investim ento-occupazione.

N otevolm ente p iù  r id o tto  è l ’in teresse  delle 
u n ità  locali in terv ista te  p e r  g li a ltr i m otiv i di 
localizzazione in d icati nel q u estio n ario . Com e si 
evince sem p re  d a lla  c ita ta  T av . 12 la  « d ispon i
b ilità  d i terren i di p ro p rie tà  », la  « v icinan za della 
re siden za d e ll’im pren d ito re  », la  « d isp on ib ilità  di 
m an od o p era  q u a lific a ta  » e la  s te s s a  « p resen za  
d i in fra s tru ttu re  di tra sp o rto  rap id o  » so n o  sta ti 
co n sid erati determ in an ti, r isp ettivam en te , d a  u n a 
a liq u o ta  v ariab ile  tra  il 10 % ed  il 20 % delle 
u n ità  locali in terv istate . E s s i , qu indi, co stitu isco 
no m otiv i valid i p e r  u n a  sce lta  u b icazion ale  del
le im p rese  m a  so lo  in  n um ero r istre tto  di casi 
e  d i situazion i p ar tico la r i. P er d i p iù ,^ la  m agg io
ran z a  di ta li  m otiv i so n o  co n sid erati d eterm in an 
ti dalle  im p rese  m in ori le q u a li trovan o  app u n to  
in fa tto r i p ar tico la r i e lega ti stre ttam en te  a ll ’am 
b ien te  locale, q u a li qu elli so p ra  esam in ati, u n a  
v a lid a  in tegrazion e a  livello az ien d ale  delle  a ltre  
econ om ie estern e  co stitu ite  so p ra ttu tto  dalle  « p a r
tico lari agevolazion i fin an ziarie  » e d a lla  « vici
n an za dei m e rca ti di sm erc io  » dei lo ro  p rod o tti.

37



A conclu sion e d i ta le  p rim o  e sam e generale 
b isogn a  p era ltro  agg iun gere che ben  il 35 % circa 
delle u n ità  locali in te rv ista te  h a  in d icato  anche 
un « a ltro  » m o tivo  d i localizzazione co m e deter
m in an te p er  la  p ro p r ia  sce lta  u b icazion ale . L ’an a
lis i e ffe ttu a ta  su  ta li m otivi, p erò , non h a  fa tto  
re g is tra re  un orien tam en to  siste m a tic o  delle im 
p re se  nei con fron ti di p ar tico la r i m otiv i e  la  gran 
de d isp ersio n e  delle  r isp o ste  h a  qu in d i sco n si
g lia to  un  loro e sam e p iù  ap p ro fo n d ito .

C om e si è accen nato , un  p ar tico la re  sign ifica to  
d e ll’indagin e cam p io n aria  sv o lta  p u ò  e sse re  tro 
vato , inoltre, nel con fron to  dei r isu lta ti ottenuti 
con  quelli di a ltre  indagin i sim ilari. A ta l p ro 
p o sito  se m b ra  in teressan te  co m p arare  qu an to  so 
p ra  e sp o sto  con  i r isu lta t i  d e lla  c ita ta  indagin e 
co n fin d u str ia le  su l p ro ce sso  di ind ustria lizzazio
ne delle region i m erid ion ali la  qu ale , tra  l ’a ltro  
h a  p o sto  il su o  accen to  anche su i fa tto r i che 
h an no determ in ato  la  localizzazione d e ll’im pian to . 
T ale  con fron to  —  lim ita to  p e r  m o tiv i di co m 
p a ra b ilità  a lla  so la  a liq u o ta  delle in iziative in
terv ista te  che hanno in d icato  uno o l ’a ltro  m o
tivo com e determ in an te  la  sce lta  de lla  zona in cui 
è so rto  r im p ian to  (e  p u r  ten uto  co n to  delle ovvie 
d ifferen ze esisten ti n e ll’u n iverso  co n sid era to ) — 
m o stra  alcune n otevoli con cordan ze tra  i r isu l
ta ti ragg iu n ti m a  anche u n a  ce rta  d ifferen zia
zione:

— la  d ifferenziazione p rin cip a le  co n sis te  nel fa t
to  che, com e v isto , l ’indagin e d i cui s i  t ra t ta  
h a  evidenziato  il ru olo  determ in an te  che gio
can o  com e fa tto r i di localizzazione le « p a r t i 
co la ri agevolazion i fin an ziarie  con n esse  a lla  
sp ec ifica  localizzazione ». P er contro, l ’indagine 
con fin d ustria le  avreb b e  ricon osciu to  a lla  « di
v e rsa  grad u azion e degli incentivi fin anziari in 
rap p o r to  a lla  localizzazione degli im p ian ti » 
u n  ru olo  a s s a i  m odesto . S o lo  l’i l  % delle  im 
p re se  in terv ista te  la  hanno, in fa tti, co n sid era
ta  com e determ in an te  (con tro  il 66 % della 
n o stra  in d ag in e) e cioè u n a  a liq u o ta  estrem a- 
m ente m o d esta  in  con fron to  a  quelle  re lative 
a lle  in iziative che, n ell’indagin e co n fin d u str ia
le s te ssa , hanno ricon osciu to  com e determ i
n an te  la  « v icinan za delle fon ti d i app rov v i
g ion am en to  delle m aterie  p r im e »  ( 3 3 % )  o, ad
d ir ittu ra  la  « d isp o n ib ilità  in  loco, d a  p a r te  
dei p rom o to ri, d i im m obili o terren i » (39 %); 
a ltre  d ifferenziazion i, p u r se  p iù  atten u ate , 
co n sisto n o  in un  m in ore rilievo  dato , n ell’in
dagin e co n fin d u str ia le , a lla  « d isp o n ib ilità  di 
acq u e  p e r  u so  in d u str ia le  » com e fa tto re  di 
localizzazione e, p er  contro  nel rilievo  m olto  
p iù  co n sisten te  d a to  a lla  « d isp o n ib ilità  in lo
co  di im m obili o terren i »;

— la  con cordan za  di fon do, invece, tra  i r isu lta ti 
delle due in d ag in i co n siste  essen zia lm en te 
nello  sc a rso  p e so  d a to  d ag li im pren d itori, a l

l ’a tto  delle loro  sce lte  u b icazion ali, a d  alcuni 
fa tto r i in fra s tru ttu ra li o am b ien tali cui, invece, 
s i  sareb b e  p o rta t i  teo ricam en te  ad  a ttr ib u ire  
u n a m agg io re  im p o rtan za . A m bedue le in d a
gin i, in fa tti, h an no a sse g n a to  (con  aliq u o te  
p era ltro  m o lto  s im ili) u n o  s c a r so  rilievo  a lla  
p resen za  d i in fra s tru ttu re  ra p id e  di tra sp o rto
o a lla  d isp o n ib ilità  d i m an o d o p era  qualifi
c a ta  o  a lla  localizzazion e in  aree  in d u str ia li 
su ffic ien tem en te  a ttrezzate , e ta le  rilievo  è 
co m u n qu e m o lto  in ferio re , in  am b ed u e  i 
c a s i, r isp e tto  a  qu ello  a ttr ib u ito  s ia  a l co sto  
delle aree  s ia  a lla  v icinan za dei m e rca ti di 
a c q u isto  e di vendita.

A p arte , p erò , ta li  con sid erazion i di ca ra tte re  
gen erale  ed  i su rr ip o rta t i con fron ti con a ltre  in
ch ieste  analogh e, l ’a n a lisi co m p iu ta  con sen te  di 
ev idenziare anche com e vari, a l v a r ia re  d i a lcu
ne cara tte r is tich e  p ar tico la r i delle im prese , l ’im 
p o rtan za  dei d iversi fa tto r i d i localizzazione con
sid era ti nel qu estio n ario .

3.1.1 R isu lta ti dell'analisi svo lta  in base alla di
m ensione delle unità locali.

S o tto  l ’a sp e tto  d e lla  d im en sion e delle u n ità  
locali, m isu ra to  in term in i d i in vestim en ti rea liz
zati, l ’a n a lisi (c fr. T av . 13) m o stra  in fa tti ch ia ra
m ente che a l c rescere  d e lla  d im ensione dell’im 
p ian to :

— l ’u nico fa tto re  che au m en ta  veram en te  d i im 
p o rtan za  è la  p o ss ib ilità  di godere p artico la r i 
agevolazion i fin an ziarie  nonché, in p arte , la  
d isp o n ib ilità  di a cq u a  p er  u s i in d u str ia li e, 
so lo  p er  le in d u str ie  d i d im ension i m agg iori, 
la  v icinan za con il m ercato  di acq u isto  delle 
m aterie  p rim e, che sp e sso , b iso g n a  co n sid e
rare , è u n a fon te  en ergetica  o u n a  r iso r sa  n a
tu rale ;

— perdono , invece, d i im p o rtan za  alcuni fa tto r i 
di localizzazione che ap p a io n o  di g ran d e ri
lievo p e r  le in d u str ie  p icco le  o  m edio-piccole. 
S i  tra tta , in p ar tico la re , d e lla  v icinan za con i 
m ercati di sbocco  dei p rod o tti, d e lla  v icinan za 
d e lla  re siden za  d e ll’im p ren d itore  e d e lla  di-, 
sp o n ib ilità  di terren i di p ro p rie tà  (q u e ste  due 
u ltim e hanno rilievo  so lo  p er le im p rese  p iù  
p icco le) nonché, s ia  p u re  in m isu ra  m inore, 
de lla  p resen za  d i in fra stru ttu re  d i tra sp o rto  
rap id o , fa tto re  q u esto  co n n esso  evidentem en
te, a lla  n ece ss ità  delle im p rese  co llegate  al 
m e rca to  locale  o regionale.

3.1.2 R isu lta ti dell'analisi svolta  in base alla ubi
cazione delle unità locali.

Per qu an to  a ttien e  a ll ’a sp e tto  territo r ia le , ov
v iam ente le valu tazion i su l d ifferen te  in teresse  
p e r  i v ari fa tto r i d i localizzazion e co n sid erati da l
l ’indagine risen ton o  del « m ix  » in d u str ia le  che



cara tter izza  le sin go le  regioni. C om unque in p ri
m a  ap p ro ssim az io n e  si può o sse rv a re  che (c fr. T a
vo la  14):

— u n a accen tu azion e di in teresse  p er  le « age
vo lazion i fin an ziarie  con n esse  a lla  sp ec ifica  lo
calizzazione » si r isc o n tra  so lo  negli A bruzzi e 
in B a s ilic a ta , il che sta re b b e  a  d im o stra re  p iù  
che a ltro  l ’esigen za  d i co lm are  p er q u esta  v ia  
caren ze di « am bien te » m olto  p iù  generaliz
zate ;

— « la  d isp o n ib ilità  d i terren i d i p ro p rie tà  » sem 
b ra  avere  p artico la re  rilievo  in C am pan ia  e 
S ic ilia ; « la  d isp o n ib ilità  di acq u e  p er  u s i  in
d u str ia li » h a  un p o sto  im p o rtan te  f r a  i fa tto r i 
d i localizzazione nel Lazio  ed  è  a lq u an to  p iù  
e lev ata  d e lla  m ed ia , co sì com e in C am pan ia, 
l ’e sigen za d i in fra s tru ttu re  rap id e  di tra sp o rto .

S em p re  d a l pun to  di v is ta  te rr ito r ia le  m a  con 
r igu ard o  a lle  u b icazion i delle  u n ità  locali in tervi
s ta te  r isp e tto  ag li agg lo m erati in d u str ia li l'in da
gine h a  p o tu to  m ette re  in  evidenza a lcu n i fatti 
c a ra tte r is tic i (T av. 15) la  cu i considerazione, 
p erò , non p u ò  non ten er conto di qu an to  già 
v isto  nelle p ag in e  p receden ti in ord in e a lla  d iffe
rente s tru ttu ra  se tto r ia le  e d im en sion ale  degli 
a g g re g a ti in esam e. In  p rim o  luogo  occorre  o s
se rv are  che il m otivo  d i localizzazione che è s ta 
to fin o ra  co n sid erato  com e p iù  im p o rtan te  a 
livello del co m p le sso  delle in iziative in terv istate , 
e cioè quello  dell’e sisten za  d i p ar tico la r i agevo
lazioni finanziarie, a ssu m e  u n a  p artico la re  im p o r
tanza di g ran  lu n ga m agg io re  p e r  le in iziative 
u b icate  a l l ’in terno degli agg lom erati. B en  l ’80 % 
di q u este , in fa tti, co n sid era  ta le  m o tivo  d i loca
lizzazione com e determ in an te , a  fro n te  de l 55 % 
c irca  delle in iziative localizzate  a l l ’estern o . T ale 
considerazione , d ’a ltro  can to , a p p a re  p erfe ttam en 
te lo g ica  qu an do si co n sid eri che u no dei fa tto ri 
d iscrim in ato ri n ella  grad u azion e dei con tributi 
fin anziari nel q u ad ro  della  leg islaz ion e p e r  il Mez
zogiorn o  è p ro p rio  la  localizzazione risp e tto  agli 
a gg lom erati. N on è p erò  so lo  q u esto  il c a ra tte re  
d ifferen zia le  tra  le in iziative u b icate  a l l ’in tem o
0 a ll ’e s te m o  degli agg lo m era ti: le p rim e con side
ran o  in fa tti, in m a g g io r  m isu ra , determ in ante 
com e fa tto re  di localizzazione, il m in ore  co sto  
delle aree  e la  d isp o n ib ilità  d i a cq u a  p e r  u so  
in d u stria le . P er contro , t ra  le in iziative u b icate  
a ll ’e stern o  degli agg lo m erati h a  un rilievo  p ro p o r
zionalm ente p iù  elevato  il co m p le sso  dei m otiv i 
di localizzazion e legati a lla  situazion e dei m er
cati, la  d isp o n ib ilità  di terren i di p ro p rie tà , la  
v icinan za d e lla  re sid en za  d e ll’im pren ditore . N el 
co m p le sso , qu ind i, s i  p u ò  a ffe rm are  che, in e f
fetti, e s is te  u n a su ffic ien te  co rrisp on d en za tra  
le due ca tegorie  d i localizzazione co n sid erate  e
1 m otiv i che le hanno d eterm in ate  anche se 
ta le  co rrisp on d en za non è estrem am en te  p rec isa  
e a lcu n i fa tto r i di localizzazione che sem b rereb 

bero  e sse re  p artico la rm en te  p resen ti in  u n a  zona 
a ttrezza ta  com e qu ella  degli agg lo m erati delle 
a re e  e dei nuclei d i in d ustrializzazione , svolgon o in 
e ffe tti un ru o lo  a b b a sta n z a  rilevan te  anche a l
l ’e stern o  d i ta li agg lom erati.

3.1.3. Risultati deWanalisi svolta in base al set
tore di appartenenza delle unità locali.

U ltim o a sp e tto  p artico la re  in  tem a  di fa tto ri 
di localizzazione co n sid erato  d a ll ’indagin e è  l ’an a
lis i a  livello se tto ria le , la  q u a le  dovrebbe consen
tire  d i in d iv id uare q u a li tra  i m otiv i co n sid erati 
d a ll’indagin e s te s s a  ab b ian o  a ss im to  m a g g io r  r i
lievo p er  l ’in sed iam en to  di d e term in ati im pian ti 
in d u str ia li. S o tto  ta le  a sp e tto , i r isu lta ti de ll’in d a
gine ap p a io n o  p artico la rm en te  im p o rtan ti, non 
tan to  p e r  l a  n a tu ra  delle ind icazion i fo rn ite  (m olte 
delle  q u ali ap p a io n o  in d ubb iam en te so lo  co m e u n a 
co n ferm a di q u an to  è s ta to  g ià  in d icato  anche 
a  livello teo rico ) q u an to  p er  il fa tto  che è p ro 
p rio  l ’a n a lisi a  sc a la  se tto r ia le  che m ette  in evi
denza u n a « co rrisp on d en za  » a b b a sta n z a  p re c isa  
t ra  cara tte r is tich e  dell’in d u str ia  e m otiv i della 
localizzazione. In  a ltr i  term in i, il d ivario  d i scel
te  che è  ind iv id uab ile  t r a  se tto re  e se tto re  è m ol
to  p iù  elevato  d i quello  e s isten te  t r a  im p rese  di 
u n a  d ifferen te  c la sse  d im en sion ale , o localizzate 
in d ifferen ti region i, e co sì v ia ; a  con ferm a, quin
di, che è  essen zia lm en te, se  non so lam en te , l ’a 
sp e tto  d ire ttam en te  p rod u ttiv o  qu ello  che deter
m in a  le sce lte  u b icazion ali e che le a ltre  co rre
lazion i in d iv id uate  so n o  un  r isu lta to  di secon do 
g rad o  risp e tto  a q u ella  di n atu ra  se tto riale .

P assan d o  a  q u an to  em erge d a ll ’a n a lisi delle 
elaborazion i e sp o ste  n ella Tav. 16 s i  può a ffe r
m a re  che:

— p er  il se tto re  e stra ttiv o , i m otiv i d i localiz
zazione so n o  del tu tto  p artico la r i ed  in d ire t
to  ra p p o rto  con  l ’u tilizzazione in loco  della 
m ater ia  p r im a  d a  tra sfo rm a re . S o lo  u n a  delle
5 im p rese  in terv istate , in fa tti, h a  in d icato  com e 
m otivo  di localizzazione in siem e ad  a ltr i m o
tivi de term in an ti « l ’e s isten za  d i p artico la r i age
vo lazioni fin anziarie  ». T u tte  le a ltre  han no in
d ica to  m otiv i d iversi d a  quelli e sp o sti nel 
qu estio n ario ;

— nel co m p arto  delle  in d u str ie  a lim en tar i delle 
bevande e del tab acco , a ssu m o n o  un rilievo  
p artico la re  e su p erio re  a lla  m ed ia  tre  m o ti
vazioni: la  p iù  im p o rtan te  è d i n atu ra  econo- 
m ico-ubicazionale (v icinanze di m ercati di 
sb o cco ) segu e qu ind i u n a  m otivazione tecnica 
(d isp o n ib ilità  d i a cq u a  in d u str ia le ) co n n essa  
a lle  p ar tico la r i esigenze d i lavorazion e d i m ol
te in d u strie  del se tto re  e l ’u ltim a  (che inte
re s sa  p erò  o ltre  1/4 delle aziende) è di n a
tu ra  del tu tto  p artico la re  in q u an to  co n siste  
n ella d isp o n ib ilità  d i terren i di p ro p rie tà  da  
p a r te  degli im pren d itori;
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per i settori di tipo tradizionale quali il tes
sile, del legno, delle pelli e delle calzature, 
m otivazioni di un rilievo superiore (anche sen
sibilm ente) rispetto alla m edia sono la dispo
nibilità di terreni di proprietà e, soprattutto,
il minore costo delle aree. Per tali settori, 
cioè, caratterizzati in genere da un costo re
lativam ente m odesto delle attrezzature, degli 
im pianti e degli stessi rustici industriali a s
sum e particolare im portanza ai fini della lo
calizzazione la  possib ilità di ridurre la  spesa  
per il fattore produttivo di cui hanno in pro
porzione m aggiore bisogno: cioè il terreno;

per il settore m etallurgico oltre il 50 % delle 
unità locali intervistate ha indicato com e de
term inante (in egual m isura) ai fini della lo
calizzazione sia  la vicinctnza dei m ercati di 
sm ercio sia  una consistente disponibilità di 
acqua a  fini industriali, individuando così in 
m aniera sufficientem ente precisa sul piano  
ubicazionale i criteri di scelta del settore;

l'industria m eccanica dei mezzi di trasporto  
ha individuato com e fattori di localizzazione 
di m aggior rilievo (seppure com e per gli altri 
settori, dopo le agevolazioni finanziarie) un 
b asso  costo dei terreni e la  vicinanza dei m er
cati di sbocco dei prodotti, caratterizzandosi 
così in m aniera precisa sia  sotto l’aspetto  eco
nomico generale (a lta  interrelazione con gli 
altri settori utilizzatori a  valle), sia  sotto  
l’aspetto tecnico (im pianti di dim ensioni anche 
rilevanti e a  p iù  b asso  costo m edio delle 
attrezzature);

per le industrie produttrici di m ateriali da 
costruzione (escluso il cemento) così com e per 
le stesse  industrie del cemento il m otivo di 
localizzazione di gran  lunga più  im portante è 
costituito dalla vicinanza dei m ercati di sm er
cio. Tale fattore di localizzazione, poi, appare  
talm ente connesso alla natura ste ssa  del m er
cato produttivo del settore ed al livello dei 
costi di trasporto  che per le sole industrie  
del cemento (unico caso  tra  tutti i settori con
siderati) assum e una im portanza superiore an
che a quella delle agevolazioni finanziarie: 
m entre il 50 % delle unità locali intervistate  
ha considerato com e determ inante tale ultim o  
m otivo il 90 % delle im prese ha considerato  
essenziale una vicinanza con i m ercati di sm er
cio del prodotto;

per le industrie chim iche di base, del petro
lio e della gom m a, contrariam ente a  quanto  
registrato  per le altre industrie « capital-in
tensive », invece che quella dei m ercati di sm er
cio ha im portanza la vicinanza del m ercato  
di acquisto della m ateria prim a, nonché, (in 
egual m isura) la disponibilità di acqua per 
usi industriali. L a  prim a m otivazione, peral
tro, appare del tutto com prensibile quando  
si intende com e « m ercato di acquisto  » la

p o ss ib ilità  d i p ro v v ed ersi in  loco delle  m ate 
rie  p rim e le qu ali, n ella fa ttisp ec ie , sono sp e s 
so  p ro d o tti d i a ltre  in d u str ie  d i b a se  « a  m on
te » d i qu elle  co n sid erate ;

— p iù  im p o rtan te  m o tivo  d i localizzazione ap 
p aion o  anche p er  le in iziative d e lla  ch im ica 
se co n d ar ia  le agevolazion i fin an ziarie : e s so  è 
s ta to  in d icato , in fa tti, d a l 75 % degli in tervi
sta ti, m en tre  il 50 % h a  in d icato  com e determ i
n an te  la  d isp o n ib ilità  d i ab b o n d an te  acq u a  
p er  u s i  in d u str ia li;

— il se tto re  della  ca rta , carto tecn ica, in d u str ie  
p o lig rafich e  ed  ed ito ria li h a  in d iv id u ato  nel 
co sto  delle aree, n ella  d isp o n ib ilità  d i acq u a  
p e r  u s i in d u str ia li e, an co r p iù , n ella  fa c ilità  
di sm altim en to  degli scarich i in d u str ia li i m o
tiv i d i localizzazion e p iù  im po rtan ti.
D ato  il c a ra tte re  « co m p o sito  » de l se tto re , si 
p u ò  rilevare  che la  p r im a  m otivazion e atten ga  
so p ra ttu tto  a lle  in d u str ie  carto tecn ich e, poli 
g ra fich e  ed  ed ito ria li m en tre  le a ltre  due s ia 
no p iù  cara tte r is tich e  del se tto re  d e lla  p ro 
duzione d i ca r ta ;

— p er le in d u str ie  varie , infine, la  cui cara tte r iz 
zazione p ro d u ttiv a  è estrem am en te  lab ile  m a 
che, com un que so n o  tr a  quelle  a  p iù  elevata  
p rop en sion e a lla  localizzazion e lib era , fa tto re  
im p o rtan te  di localizzazion e è a p p a rso  il b a s 
so  co sto  delle aree . N otevole rilievo, p era ltro , 
a ssu m e  anche p er  q u esto  se tto re  la  p o ss ib ilità  
di p ar tico la r i agevolazion i fin anziarie.

3.2 L’efficacia delle agevolazioni.

D irettam en te co n n esso  a l p ro b lem a  d e lla  loca
lizzazione in d u str ia le  è  anche il p u n to  7.1 del 
qu estio n ario , e cioè: t r a  le agevolazion i d i cu i h a  
u su fru ito  fin o ra  l ’im pian to  q u ale  tip o  h a  avuto 
l ’e ffe tto  p iù  rilevan te?  T a le  q u esito  tendeva, ap 
pun to , ad  ev iden ziare l ’im p o rtan za  d eterm in an te 
che, nel co m p le sso  e  p er  le v arie  ca tegorie  di 
in d u str ie  co n sid erate , a ssu m ev a  l ’incentivo co
stitu ito  d a lla  « creazione d i in fra stru ttu re  specifi
che (co n so rtili o n o ) » nei con fron ti s ia  dei due 
p iù  c la ss ic i incentivi a ll ’im pian to  e cioè « il con
trib u to  a  fon do p erd u to  » e il « fin an ziam en to  a 
ta s so  agev o la to  » s ia  nei co n fron ti delle varie  
« agevolazion i a ll ’a ttiv ità  p ro d u ttiv a  » (fiscali, r i
serve d i fo rn itu re , ecc.).

Le p rin c ip a li ind icazion i fo rn ite  dall'indagin e 
su ll ’a rgo m en to  so n o  sta te  e lab o rate  in m an iera  
ta le  d a  ev idenziare, an a logam en te  a  q u an to  fa tto  
p e r  i m otiv i d e lla  localizzazione, la  d istribu zion e 
delle r isp o ste  s te sse  (1 ) in relazion e a lle  p rin c i
p a li c a ra tte r is tich e  s tru ttu ra li delle u n ità  locali

(1) Le risposte complessive al quesito sono state 496: cioè 
ogni unità locale ha, in media, indicato 2,7 tip i di agevola
zioni come congiuntamente efficaci.
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in terv istate . P rim a di e sam in are  ta le  d istr ib u 
zione tu ttav ia  a p p a re  o p p o rtu n a  l'an a lisi di qu ali 
sian o  sta ti, nel co m p lesso , gli e ffe tt i delle agevo
lazion i riten uti p revalen ti dalle  im p rese . Q uesti 
r isu lta t i  co m plessiv i sono illu stra ti n ella  Tav . 17 
che evidenzia con e strem a  ch iarezza com e i m ag
giori e ffe tti incentivan ti sian o  a ttr ib u iti dalle  
im p rese  a lle  « agevolazion i a ll'a tt iv ità  p ro d u tti
va ». T ali agevolazion i son o , in fa tti, co n sid erate  
p artico la rm en te  e fficac i d a  o ltre  l'87 % delle uni
tà  locali in terv istate .

A u n a ce rta  d istan za  n ella  p referen za  s t a  il « fi
n an ziam en to  a  ta s so  agev o lato  » il qu ale  è sta to  
co n sid era to  e fficace  dal 74 % c irc a  delle u n ità  
locali in terv ista te ; p e r  converso , il co n tribu to  a 
fon do p erd u to  è s ta to  riten uto  p artico larm en te  
utile  so lo  daH’8 % c irc a  delle im p rese , le qu ali, 
co n trariam en te  a  q u an to  s i  p en sa , n orm alm ente , 
sem b ran o  avere  u n a  dim en sion e n on  so lo  occu
pazion ale , m a  anche fin anziaria , su p erio re  d i ol
tre  3 vo lte a  q u ella  m ed ia  delle in iziative in ter
v istate .

L a  « creazione d i in fra s tru ttu re  sp ec ifich e  » ha 
segn ato  u n a  p referen za  m olto  p iù  co n sisten te  di 
q u e lla  re g is tra ta  d al co n tribu to  a  fon do p erd u 
to, essen d o  s ta ta  in d icata  d al 54 % delle  im p rese  
m a ap p are  di g ran  lun ga m olto  m eno im po rtan te  
s ia  delle incentivazioni cred itizie  sia , e so p ra t
tutto , delle agevolazion i a lla  gestione.

D al pun to  d i v is ta  tem porale , cioè in relazione 
a lla  d a ta  di en tra ta  in funzione delle  im p rese  in
te rv ista te  (c fr. se m p re  la  T av . 17), la  g ra d u a to ria  
di p referen za  so p ra  e sp o sta  non p re sen ta  so stan 
ziali m odifich e anche se  a p p a re  in teressan te  no
ta re  che, m en tre  l ’a liq u o ta  di u n ità  locali che h a  
m o stra to  in teresse  p e r  le « agevolazion i a lla  ge
stion e » e p er  la  « creazione d i in fra s tru ttu re  » è 
p ra ticam en te  iden tica  nelle tre  ca tegorie  tem po
ra li d i im p rese  co n sid erate , t r a  le agevolazion i 
a l l ’im pian to  è a u m en tata  nel tem po la  p referen za  
p er il con tributo  a  fon do p erd u to  a  sc a p ito  del 
finanziam ento a  ta sso  agevolato .

In  p artico la re , inoltre , si o sse rv a  che il contri
b u to  a  fon do p erd u to  è  sta to  co n sid erato  e ffi
cace d a l 25 % delle u n ità  locali en tra te  in funzio
ne dopo  il 1970 e  che ta li in iziative so n o  prevalen 
tem ente d i g ran d i d im ension i. P er co n tro  le ini
ziative, so rte  sem p re  dopo il 1970, che hanno con
sid era to  valido  com e incentivo la  creazione di 
in fra stru ttu re  specifich e , p u r essen d o  sem p re  ol
tre  il 50 % de l to ta le  (c o sì com e accad ev a  tr a  le 
in iziative so rte  p rim a  di ta le  d a ta )  so n o  d i d i
m ensioni m o d este  e p ar i a  c irca  un  q u arto  di 
qu ella  m edia.

Scen d en do  a d  un esam e p iù  p artico la regg ia to  
della  d istr ibu zion e delle  r ip o ste  a  ta le  q u esito  
in re lazion e a lle  v arie  cara tte r is tich e  stru ttu ra li 
delle in iziative in terv ista te , s i  p u ò  n o tare  in  p r i

m o luogo che, co n sid eran do  se p ara tam e n te  le ini
ziative localizzate  a ll'in tern o  e a ll ’e stern o  degli 
agg lo m erati in d u str ia li delle  aree  e dei nuclei, 
e s se  non p resen tan o  so stan z ia li d ifferen ze r ig u ar
do a i giud izi e sp re ss i  (c fr. T av . 18).

T ale con sid erazion e r isu lta  p artico larm en te  im 
p o rtan te  p e r  q u an to  attien e a lla  e fficac ia  aaevo- 
la tiv a  della  creazione di in fra s tru ttu re  specifiche, 
e fficac ia  che teoricam en te s i  dovrebbe p re su p p o r
re e sse re  s t a ta  m agg io re  p ro p rio  p e r  le in d u strie  
che hanno sce lto  d i lo ca lizzarsi a ll ’in terno degli 
agg lom erati in d u stria li. In vece i r isu lta t i  d e ll’in
dagin e sem b ran o  co n ferm are  in un  certo  sen so  
q u an to  g ià  v isto  in preceden za c irc a  u n a p re
su n ta  « ce n tra lità  » delle in fra stru ttu re  r isp e tto  
a lle  sce lte  u b icazion ali delle im prese .

P er q u an to  r ig u ard a  poi, p iù  in  p artico lare , la  
p referen za  a cc o rd a ta  a i d ifferen ti tip i d i agev o la
zione, in relazion e a lla  d in am ica  delle im prese ,
i d a ti de lla  Tav. 19 non fan n o  che co n ferm are  
q u an to  g ià  accen nato  in p ro p o sito . E  cioè che, 
p u r  non re g istra n d o si u n a n etta  d iversificaz ion e 
a l v ar ia re  d e ll’investim en to  realizzato , le im p rese  
m agg io ri sem b ran o  quelle  che dan no un rilievo  
p rop orzion alm en te su p erio re  s ia  a lle  agevolazion i 
a l la  a ttiv ità  p ro d u ttiv a  s ia , t r a  le a ltre  fo rm e di 
a iu to , a l co n tribu to  a  fon do p erd u to ; e c iò  in 
co n tra sto  con  qu an to  invece s i  è  com unem ente 
p o rta t i  a  p en sare , o s s ia  che ta li agevolazion i fa 
v o riscan o  so p ra ttu tto  quelle  in iziative d i m edie 
e p icco le  d im ension i p e r  le q u a li è  n ece ssar io  s ia  
un a iu to  im m ed iato  n ella  fa se  d i avvio d e ll’im 
p ian to  (con tribu to  a  fon do p erd u to ) s ia  un  m ag
g iore  so steg n o  n ella  fa se  d i in serim en to  su l m er
c a to  (a iu ti fisca li, ecc.).

Anche d a l pun to  d i v ista  se tto r ia le  (c fr. Tav . 20), 
le d ifferen ze nei giudizi e sp re ss i  non app aio n o  
m o lto  co n sisten ti co sicch é la  g ra d u a to ria  delle 
p referen ze non v a ria  in m an iera  rim archevole 
d a  se tto re  a  se tto re . In  p artico la re , p er  qu an to  
a ttien e  a lla  « creazione d i in fra stru ttu re  sp ec ifi
che » anche le in iziative dei se tto r i p er  i qu ali 
q u este  d ovrebbero  teoricam en te co stitu ire  un van 
tagg io  rilevan te  (d a ta  la  s tre tta  corre laz ion e tra  
e sisten za  delle in fra s tru ttu re  e p o ss ib ilità  d i p ro 
duzione) non hanno a sseg n a to  a  ta le  a sp e tto  un 
n otevole sign ifica to  agevolativo . Ciò, fo rse , si po
trebb e  sp ieg a re  con  la  con sid erazion e che, m en
tre  gli a ltr i t ip i d i agevolazione, s ia  a ll ’im pian to  
che a lla  gestione , sono d i n a tu ra  ta le  che b iso 
gn a  « o tten erli » — o facen done esp lic ita  rich ie
s ta  op p u re  segu en do  d eterm in ate  p rocedu re  o, 
infine, consegu en do dei r isu lta t i  (com e è il c a so  
delle agevolazion i fisca li r isp e tto  all'u tile  di ge stio 
n e) — la  creazione d i in fra stru ttu re , s ia  p u re  sp e
cifiche, r isu lta , in genere com e un  q u a lco sa  di 
dovu to  a lle  aziende e che q u este  trovan o  « na
tu ra le  ».
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L ’u ltim o a sp e tto  con oscitivo  d i rilievo  eviden
ziato  d a ll ’indagin e concerne il fab b iso gn o  in fra 
stru ttu ra le  delle aziende e la  su a  c la ssificaz io n e  
a  livello se tto ria le . T ale  a sp e tto , occo rre  so tto li
n earlo , non è s ta to  tra tta to  n ell’indagin e cam pio
n ar ia  su lla  b a se  d i p rec is i q u esiti su ll ’a rgom en to  
m a, p iu tto sto , d eriv a  d a lla  elaborazion e e co n trap 
p osizione di nuove v a s te  se rie  d i elem en ti cono
scitiv i che eran o  oggetto  di q u esiti d iversi. Sco p o  
p rin cipale  d i ta le  an a lisi, p era ltro , è sta to  quello  
di verificare  —  su lla  b a se  di u n a  esp erien za  con
cre ta  qu ale  qu ella  delle 186 im p rese  che hanno ri
sp o sto  al qu estio n ario  —  le ind icazion i « teori
che » che eran o  sc a tu rite  d a ll’indagin e « on thè 
d e sk  » illu stra ta  nel cap ito lo  secondo.

A ta le  fine, qu indi, con  a p p ro p r ia ta  m etodo logia  
sono sta te  desu n ti d ai q u estio n ari in form azion i 
c irca :

— il fa ttu ra to  delle im p rese ;

— gli investim en ti p er  ad d etto ;

— la  rip artiz io n e  dell’occupazione p e r  qu alifich e 
p ro fe ssio n ali;

— l ’inciden za su l fa ttu ra to  del co sto  d i tra sp o rto  
s ia  delle m aterie  p rim e che dei p ro d o tti fin iti;

— il con sum o di acq u a ;

— l ’esigen za d i p ar tico la r i in fra stru ttu re  d i t r a 
sp orto .

T ali in form azion i, il cu i de ttag lio  è r ip o rta to  
nelle Tavv. 21 e 22, sono sta te  e lab o rate  con  gli 
s te ss i  c riteri u tilizzati nel cap ito lo  secon do in 
m odo  d a  otten ere degli indici sin te tic i — rap p re 
sen tativ i dei v ari fenom eni in fra s tru ttu ra li con
sid era ti — in m an iera  del tu tto  om ogen ea al p ro 
ced im ento  g ià  u tilizzato  nel cap ito lo  precedente . 
C iò h a  qu ind i co n sen tito  d i perven ire  a lla  co stru 

3.3. Le esigenze inirastrutturali. zione d i u n a  g ra d u a to r ia  dei se tto r i co n sid erati 
(c fr. T av . 23) in  funzione di un  indice m ed io  pon 
d e ra to  d i s in te si che e sp r im e  il g rad o  d i « p ro
p en sion e » d i c ia scu n  se tto re  a lla  localizzazione 
lib e ra  nel M ezzogiorno. Il co n fron to  tra  ta le  g ra 
d u a to ria  e  q u ella  c o stru ita  su lla  b a se  de lla  
an a lisi « on thè d e sk  » m o stra  u n a  co rrisp on d en za 
m olto  s ign ifica tiv a  t r a  le due g rad u ato rie . I  r i
su lta ti de ll’in d ag in e e sp o sta  in q u esto  cap ito lo  
ind ican o in fa tti, in  p e r fe tta  a n a lo g ia  con l ’an a lisi 
teorica , che i se tto r i p iù  v in co lati n ella  sc e lta  del
l ’u b icazion e p ro d u ttiv a  sono le in d u str ie  e s tra tti
ve, il cem ento, la  p etro lch im ica, la  m etallu rg ìa , 
la  c a rta . R e lativam en te  p ii! libere  app aio n o  le  a t
tiv ità  in d u str ia li d e lla  ch im ica  secon d aria , delle 
a lim en tari, d e lla  lavorazion e dei m in era li non  m e
ta llife ri e d i tu tta  u n a  se rie  d i a ttiv ità  in genere 
d i m o d este  d im en sion i qu an d o  non d i ca ra tte re  
sem i-artig ian ale  (te ssili, v e stiar io , legno, p e lli e 
cu oio); anche qu i l ’an a lo g ia  con  i r isu lta t i  del
l ’an a lisi teo ric a  è n o tevo liss im a, se  s i  eccettu a 
l ’u ltim o  g ru p p o  di a ttiv ità  non u n ivocam en te c la s
sifica to  nelle due indagin i. In fine, l ’indagin e « on 
thè field  » so tto lin ea  an ch ’e ssa , a l p a r i  d i q u ella  
sv o lta  p recedentem en te, che le a ttiv ità  p rod u ttiv e  
m eno v in co late  d a  rig id e  condizioni localizzative 
r ien tran o  p e r  la  m a ss im a  p a r te  nel se tto re  m ec
can ico.

In  defin itiva, dunque, i r isu lta t i  de ll’indagine 
« on thè field », p e r  q u an to  concern e i re q u is iti  in
fra stru ttu ra li  dei se tto r i p rod u ttiv i, sono so stan 
zialm ente ad eren ti a i r isu lta t i  g ià  e sp o sti in sede 
d i an a lisi « on thè d e sk  »; d a  q u e sta  com e d a  quel
la  in d ag in e em ergon o  p ertan to  in  m an ie ra  n etta  
g li o rien tam en ti se tto r ia li che l ’o p era to re  pubblico  
d o v rà  r iten ere  p referen z ia li da l p u n to  d i v is ta  
d e ll’a llocazion e di nuove in iziative in d u str ia li nel 
M ezzogiorno (1).

(IJ Cfr. il paragrafo 5,1< del capitolo II.
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Tav. 12 - Indagine campionaria: quesito n. 1.5. Motivi principali che hanno determinato la scelta del luogo di insediamento dello 
stabilimento.

(Incidenza percentuale delle un ità  locali che hanno in d icato  il singolo m otivo su l totale  delle u n ità  locali che hanno 
risp o sto  al qu estion ario  - ripartiz ione secondo la  d a ta  di en tra ta  in funzione degli im pian ti) (a).

Data di inizio 
della produzione

Impianti entrati in  produzione 
prima del 1966

Impianti
nel

entrati in produzione 
periodo 1966-70

Impianti entrati in produzione 
dopo il 1970

IN COMPLESSO

Motivi
della

localizzazione

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità 

(b)

Occupati 
medi per 

unità

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità 

(b)

Occupati 
medi per 

unità

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità 

(b)

Occupati 
medi per 

unità

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità 

(b)

Occupati 
medi per 

unità

1. D isponib ilità  di ter
reni d i p rop rie tà  . . 17,4 39,3 80,0 9,0 100,6 139,7 12,5 413,8 635,5 14,5 136,6 196,5

2. V icinanza della re si
denza dell’im prendi
tore ............................... 9,6 18,8 59,5 12,7 35,7 51,9 18:7 49,5 12,7 11,2 38,0 42,8

3. C osto delle aree . . 31,3 145,9 118,8 36,3 111,9 176,1 25,0 49,0 33,5 32,2 123,0 99,1
4. V icinanza dei m erca

ti di sm ercio  . . . 36,5 29,1 51,7 41,8 61,0 85,8 50,0 23,6 20,2 39,2 34,4 45,7
5. D isponib ilità  d i m a

n odopera qualificata 10,4 89,3 127,6 10,9 70,9 63,8 12,5 3,2 2,3 10,7 69,4 85,8'
6. V icinanza del m erca

to  di acq u isto  delle 
m aterie prim e . . . 25,2 235,9 119,2 14,5 77,1 80,9 31,2 43,8 15,8 22,5 205,2 95,0

7. D isponibilità di ac
que p er u si indu
stria li .......................... 35,7 166,5 103,7 27,2 117,6 149,2 43,7 149,0 211,6 33,8 184,8 144,7

8. F ac ilità  di sm altim en
to  degli scarich i in
d u stria li ..................... 28,7 204,0 132,0 14,5 150,3 207,3 25,0 218,6 339,8 24,1 239,7 193,4

9. Presenza di in fra
stru ttu re  di tra sp or
to r a p i d o ..................... 22,6 46,2 65,2 21,8 98,2 112,6 31,2 14,7 33,8 23,1 47,3 61,8

10. P artico lari agevola
zioni finanziarie con
nesse  a lla  specifica 
localizzazione . . . 68,7 129,5 115,3 60,0 84,5 116,4 62,5 113,5 153,2 65,5 132,4 121,3

11. A l t r i ............................... 36,5 98,2 111,1 30,9 125,7 183,0 37,5 37,3 17,8 34,9 94,9 94,4

U nità cam pionate . 115 6.649,2 489,3 55 2.262,1 160,2 16 18.679,6 1.280,1 186 5.916,1 475,4

Co

Fonte: E laborazione C entropiani su  dati indagine cam pionaria.
(a) A titolo di esemplificazione la prima riga della tabella va letta come segue: la prima colonna indica che le unità locali che hanno considerato preferenziale il 

motivo « disponibilità di terreni di proprietà » rappresentano il  17,4 % delle unità campionate: è da tener presente che ogni im ità locale intervistata ha indicato più 
motivi preferenziali; la seconda colonna indica che la dimensione media in termini di investimento di ciascuna unità che ha scelto il motivo 1 rappresenta il  39,3 % 
della dimensione unitaria media delle unità campionate; la terza colonna indica che gli occupati medi per unità locale, sempre per le imprese che hanno prescelto il 
motivo 1, sono pari all'SO % dell’occupazione media per unità delle imprese campionate.

(b) I l dato relativo agli investimenti quinquennali è ottenuto come media degli investimenti relativi ai periodi 1966-70 e 1971-75.



4^ (valori m edi p er u n ità  locale)

Tav. 13 - Indagine campionaria: quesito n. 1.5. Unità locali, investi nienti medi quinquennali, occupazione per motivi della localizza
zione e classi di investimento (a).

Classi di 
investimento

Motivi della 
localizzazione

Da 400 a 799 milioni Da 800 a 1.199 milioni Da 1.200 a 3.999 m ilioni Da 4.000 a 7.999 m ilioni

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità 

(b)

Occupati 
medi per 

unità

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità 

(b)

Occupati 
medi per 

unità

Unità

locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità 

(b)

Occupati 
medi jier 

unità

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità 

(b)

Occupati 
medi per 

unità

(unità)
(m ilioni 
dì lire) (unità) (unità)

(m ilioni 
di lire) (unità) (unità)

(m ilioni 
di lire) (unità) (unità)

(m ilioni 
di Ure) (unità)

1. D isponib ilità di ter
reni d i p rop rie tà  . 10 567,0 123,3 3 897,7 256,3 9 2.099,1 270,8 2 7.509,8 611,0

2. V icinanza della re si
denza deli’imprendi-
t o r e ............................... 10 527,3 123,1 5 697,5 66,8 2 1.131,3 355,0 2 2.696,8 648,0

3. C osto  delle aree . . 15 897,1 175,1 11 704,1 144,5 17 1.966,9 268,9 8 4.168,3 651,8
4. V icinanza dei m erca

ti di sm ercio  . . . 23 614,3 120,0 10 744,7 99,3 26 1.675,5 188,8 8 9.900,8 527,2
5. D isponibilità di m a

n odopera qualificata 3 723,0 132,0 6 988,4 87,5 4 2.184,5 163,5 4 9.924,1 1.108,3
6. V icinanza del m erca

to di acq u isto  delle
m aterie  prim e . . . 10 402,1 113,1 6 727,7 75,3 13 1.763,0 152,9 3 5.640,1 525,0

7. D isponib ilità  di ac
que p er u si indu
stria li .......................... 14 800,6 193,7 10 1.421,3 166,8 14 2.124,8 158,5 10 8.941,3 589,4

8. F ac ilità  di sm altim en 
to  degli scarich i in
d u stria li ..................... 14 1.058,5 233,7 7 1.616,1 169,4 6 1.552,3 224,3 7 9.527,2 553,7

9. Presenza di in fra
stru ttu re  di tra sp o r
to r a p i d o ..................... 13 919,6 183,3 7 1.626,6 112,1 8 1.941,0 142,5 5 4.610,4 550,2

10. P artico lari agevolazio
ni finanziarie connes
se  a lla  specifica lo
calizzazione . . . . 27 767,0 165,1 15 1.260,5 138,8 38 1.944,5 237,4 19 7.159,6 616,3

11. A l t r i ............................... 14 906,4 136,6 8 702,0 268,0 17 2.303,0 435,1 9 6.759,2 593,0

U nità cam pionate . 49 734,7 144,3 23 1.052,6 161,3 57 1.782,9 285,0 24 6.547,7 585,7

Fonte: E laborazion e Centropiani su  d ati indagine cam pionaria.

(a) L'ammontare degli investimenti quinquennali medi per unità può non essere compreso nell’intervallo della classe di investimento considerata 
effettuata. Ciò in quanto mentre le classi di investimento sono state definite in base agli investimenti realizzati nel decennio 1961-70 (cfr. paragrafo 
l'ammontare degli investimenti quinquennali si riferisce alla media relativa ai periodi 1966-70 e 1971-75.

(b) Cfr. nota b Tav. 12.

nella elaborazione qui 
2.2 del capitolo III) ,



Segue Tav. 13.

Classi di 
investimento

Da 8.000 a 15.999 m ilioni Oltre 16.000 m ilioni T O T A L E

Motivi della 
localizzazione

Unità locali

Investimenti 

quinquennali 
medi per 

unità 

(b)

Occupati medi 
per unità

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità 
(b)

Occupati medi 

per unità
Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità 
(b)

Occupati medi 

per unità

(unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità)

1. D isponibilità di ter
reni d i p roprietà  . 2 10.942,5 1.678,0 1 154.100,0 16.212,0 27 8.083,6 934,4

2. V icinanza della resi
denza dell’imprendi- 
t o r e ............................... 1 4.169,0 285,0 1 26.640,0 422,0 21 2.248,8 203,7

3. C osto delle aree . . 6 6.105,3 625,5 104.039,7 3.512,3 60 7.278,9 471,5
4. V icinanza dei m erca

ti di sm ercio . . . 5 8.086,8 512,2 1 11.827,5 422,0 73 2.035,7 217,3
5. D isponibilità di m a

n odopera qualificata 2 8.859,0 568,5 1 7.875,0 1.022,0 20 4.106,3 408,3
6. V icinanza del m erca

to  di acquisto  delle 
m aterie prim e . . . 3 7.518,5 426,6 7 62.735,3 1.793,0 42 12.141,2 451,8

7. D isponibilità di ac
que p er u si indu
stria li .......................... 9 7.662,2 706,7 6 79.211,6 4.085,7

i

63 10.933,5 688,3
8. F ac ilità  d i sm altim en

to degli scarich i in
du striali ..................... 7 6.830,2 723,1 4 122.101,1 6.660,8 45 14.185,6 919,6

9. Presenza di in fra
stru tture  di tra sp or
to  r a p i d o ..................... 10 5.851,2 558,2 43 2.800,7 293,9

10. P artico lari agevolazio
ni finanziarie connes
se a lla  specifica lo
calizzazione . . . . 14 7.527,3 950,7 9 66.791,3 3.309,4 122 7.835,0 576,8

11. A l t r i ............................... 12 7.332,5 847,0 5 31.876,5 420,4 65 5.617,9 449,1

U nità cam pionate . 22 7.324,5 763,0 11 56.388,8 2.778,0 186 5.916,1 475,4

& (b) Cfr. nota b Tav. 12.



0 5 Tav. 14 - Indagine campionaria: quesito n. 1.5. Unità locali, investimenti medi quinquennali, occupazione per motivi della localizzazione
e per regioni.

Regioni
LAZIO ABRUZZI E M OUSE CAMPANIA

Motivi della 
localizzazione

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
imità 

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità 

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per  
unità 

(a)

Occupati medi 
per xjnità

(unità) (m ilioni d i lire) (unità) (unità) (m ilioni dì lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità)

1. D isponibilità  d i terreni 
di p r o p r ie t à ..................... 2 5.905,5 705,5 2 3.172,8 211,5 10 18.568,7 2.133,1

2. V icinanza della residen
za deH’im prenditore . . 3 1.023,2 75,0 1 350,0 90,0 5 808,7 105,6

3. C osto delle aree . . . 13 3.380,0 370,7 5 1.912,7 211,4 13 2.233,6 376,8
4. V icinanza dei m ercati 

d i s m e r c i o ..................... 8 2.027,8 147,5 7 1.770,6 154,4 19 1.784,3 253,2
5. D isponibilità di m ano

dopera qu alificata  . . 3 10.389,3 535,0 2 3.509,8 227,5 3 1.328,3 170,3
6. V icinanza del m ercato  

di acq u isto  delle m ate
rie  prim e ..................... 4 1.881,5 155,0 4 736,0 83,8 10 2.105,6 234,3

7. D isponibilità  d i acqua 
p er u si in d ustriali . . 11 5.234,6 433,4 5 3.283,9 233,2 20 10.671,1 1.220,8

8. F ac ilità  di sm altim ento  
degli scarich i in d ustriali 5 4.469,2 500,2 3 4.306,5 309,0 13 15.083,1 1.687,4

9. Presenza di in fra stru t
ture di tra sp o rto  ra 
p ido .................................... 8 3.220,6 353,5 4 2.142,4 166,5 16 3.120,9 405,3

10. P artico lari agevolazioni 
finanziarie connesse alla  
specifica localizzazione . 20 3.432,3 324,7 13 1.886,0 205,0 34 8.000,3 1.007,1

11. A l t r e .................................... 6 2.877,8 260,8 5 1.738,9 79,6 16 4.490,3 956,4

U nità cam pionato . 29 3.090,0 326,0 18 2.305,0 197,0 49 6.313,5 840,0

Fonte; E laborazion e Centropiani su  dati indagine cam pionaria , 
(a) Cfr. nota b Tav. 12.



Segue Tav. 14.

Regioni
PUGLIA BASILICATA CALABRLi

Motivi della 
localizzazione

Unità locaU

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità 

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per  
unità  

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità  

(a)

Occupati medi 
per unità

\ s . (unità) (milioni di lite) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni d i lire) (unità)

1. D isponibilità d i terreni 
d i p r o p r ie t à ..................... 5 1.584,9 258,0

2. V icinanza della residen
za  deirim prenditore . . 7 1.437,6 354,4 1 700,0 172,0 1 550,5 232,0

3. C osto delle aree . . . 9 13.611,6 723,9 3 548,9 88,0 1 696,0 53,0
4. V icinanza dei m ercati 

di s m e r c i o ..................... 11 2.071,9 248,5 4 815,9 122,3 6 2.181,1 130,5
5. D isponibilità d i m ano

dopera qualificata . . 3 1.653,0 410,3 1 450,0 69,0
6. V icinanza del m ercato  

di acq u isto  delle m ate
rie prim e ..................... 6 18.762,3 727,2 1 1.612,5 685,0 1 696,0 53,0

7. D isponibilità di acqua 
p er u si in d ustriali . . 3 3.150,0 145,0 3 788,8 256,7 3 5.240,3 238,7

8. F ac ilità  d i sm altim ento 
degli scarich i industriali 3 36.416,0 1.593,7 2 377,0 42,5 3 5.240,3 238,7

9. Presenza d i in frastru t
ture d i tra sp orto  ra 
pido  .................................... 6 1.775,4 149,0 1 325,0 n.d.

10. P artico lari agevolazioni 
finanziarie connesse alla  
specifica localizzazione . 17 9.187,6 530,6 5 895,0 206,2 4 4.030,4 248,0

11. A l t r e .................................... 7 2.918,1 555,4 2 527,0 64,5 4 6.510,0 297,3

U nità cam pionate .
o

26 6.701,0 455,0 7 803,5 182,0 9 4.806,0 267,0

(a) Cfr. nota b Tav. 12.



Segue Tav. 14.

Regioni
SICILIA SARBEGNA TOTALE

Motivi della 
localizzazione

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità 

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locaU

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
im ità  

(a)

Occupati m edi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità  

(a)

Occupati m edi 
per tmità

(unità) (milioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni d i lire) (unità)

1. D isponib ilità  di terreni 
di p r o p r ie t à ..................... 6 728,6 74,5 25 8.645,6 996,1

2. V icinanza della residen
za  deH’im prenditore . . 1 500,0 60,0 2 13.949,5 245,0 21 2.246,5 203,7

3. C osto delle aree . . . 10 19.327,0 955,7 4 8.390,4 188,3 58 7.486,5 481,3
4. V icinanza dei m ercati 

di s m e r c i o ..................... 10 1.903,3 264,9 5 1.314,9 146,0 70 1.818,1 206,5
5. D isponib ilità d i m ano

dopera qualificata  . . 5 3.224,7 606,0 1 1.259,0 68,0 18 3.609,1 387,2
6. V icinanza del m ercato  

di acq u isto  delle m ate
rie p r i m e ..................... 8 38.432,7 1.014,3 5 6.912,3 163,0 39 12.523,9 444,3

7. D isponib ilità  d i acq u a 
p er u si in d ustria li . . 10 29.656,5 790,4 4 12.342,1 263,8 59 11.201,6 698,8

8. F ac ilità  di sm altim ento  
degli scarich i industriali 9 26.195,4 873,9 3 7.576,2 211,0 41 15.013,6 962,0

9. Presenza di in fra stru t
ture d i tra sp o rto  ra 
p ido  .................................... 4 481,4 89,3 2 3.048,2 105,5 41 2.518,8 279,0

10. P artico lari agevolazioni 
finanziarie connesse alla  
specifica localizzazione . 17 19.503,0 740,2 8 7.344,4 200,1 118 7.900,5 581,6

11. A l t r e .................................... 13 11.522,4 262,6 9 6.415,4 235,0 62 5.691,2 451,6

U nità cam pionato . 35 10.683,5 465,0 13 4.840,0 193,0 186 5.916,0 475,0

(a) Cfr. nota b Tav. 12.



Tav. 15 - Indagine campionaria: quesito n. 1.5. Unità locali, in vestim en ti m edi quinquennali, occupazione per m otivi della localizza
zione, per ubicazione degli stabilim enti industriali e per  periodo di inizio della produzione.

(valori m edi p er  u n ità  locale)

Im pian ti en trati in produzione p rim a del 1966.

Ubicazione rispetto  
agli agglomerati 

industriali

Motivi della 
localizzazione

ALL’INTERNO AU-’ESTERNO IN COMPLESSO

Unità locaU

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità
(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per  
unità 

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità  
(a)

Occupati m edi 
per unità

(unità) (milioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità)

1. D isponibilità d i terreni 
di p r o p r ie t à ..................... 3 7.892,8 1.017,7 15 1.765,0 297,2 18 2.786,3 417,3

2. V icinanza della residen
za dell’im prenditore . . 1 700,0 172,0 10 1.302,2 303,3 11 1.247,5 291,4

3. C osto delle aree . . . 15 21.324,0 1.008,8 20 1.383,8 275,3 35 9.929,6 589,6
4. V icinanza dei m ercati di 

sm ercio  .......................... 11 2.071,3 272,8 29 1.337,1 214,3 40 1.539,0 230,4
5. D isponibilità di m ano

dopera qualificata . . 3 4.348,8 746,3 7 5.870,6 579,4 10 5.414,1 629,5
6. V icinanza del m ercato 

di acq u isto  delle m ate
rie p r i m e .......................... 7 57.515,5 1.703,4 19 1.661,2 176,4 26 16.698,9 587,5

7. D isponibilità di acqua 
p er u si industriali . . 16 22.015,1 729,8 21 3.517,4 333,5 37 11.516,4 504,8

8. Fac ilità  di sm altim ento 
degli scarich i industriali 11 34.685,2 1.511,1 18 2.414,4 320,1 29 14.655,1 668,4

9. Presenza di in frastru ttu 
re di tra sp orto  rap ido  . 6 3.666,3 344,7 18 2.270,0 280,1 24 2.619,1 296,2

10. P artico lari agevolazioni 
finanziarie connesse alla  
specifica localizzazione . 29 18.137,4 842,2 47 2.815,1 393,8 76 8.661,7 564,9

11. A l t r e .................................... 11 14.889,4 794,8 28 3.563,8 463,4 39 6.758,2 556,9

U nità cam pionate . . 35 15.632,7 768,9 80 2.694,9 367,0 115 6.649,2 482,3

Fonte: E laborazione Centropiani su  dati indagine cam pionaria, 
(a) Cfr. nota b Tav. 12.



<Jx
O Segue Tav. 15,

Im pian ti en trati in produzione nel periodo 1966-70.

Ubicazione rispetto ALL’INTERNO ALL’ESTERNO IN  COMPLESSO
agli agglomerati 

industriali

Motivi della 
localizzazione

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità  

(a)

Occupati m edi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità 

(a)

Occupati m edi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per  
unità  

(a)

Occupati m edi 
per unità

(unità) (m ilioni di lire) (imità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (tmità) (m ilioni d i lire) (unità)

1. D ispon ib ilità  d i terreni 
d i p r o p r ie t à ..................... 2 4.838,0 439,5 3 570,0 80,0 5 2.277,2 223,8

2. V icinanza della residen
za  dell’im prenditore . . 2 817,0 47,5 5 805,9 97,6 7 809,1 83,3

3. C osto delle aree . . . 9 2.506,2 290,9 10 2.748,6 294,2 19 2.633,8 292,6
4. V icinanza dei m ercati di 

sm ercio  .......................... 9 981,2 149,7 14 1.593,4 130,0 23 1.353,8 137,7
5. D isponibilità di m ano

dopera qualificata . . 2 854,5 68,5 4 1.978,6 119,3 6 1.603,9 102,3
6. V icinanza del m ercato  

di acq u isto  delle m ate
rie p r i m e .......................... 2 652,5 44,0 6 2.006,2 158,3 8 1.667,8 129,8

7. D isponibilità  di acqua 
per u si in d ustria li . . 7 3.176,8 290,4 8 2.208,6 194,3 15 2.660,4 239,1

8. F ac ilità  di sm altim ento 
degli scarich i industriali 4 2.452,3 294,8 4 4.350,0 369,8 8 3.401,1 332,3

9. Presenza di in frastru ttu 
re di trasp o rto  rap ido  . 5 3.180,8 261,0 7 1.538,6 123,1 12 2.222,9 180,6

10. P artico lari agevolazioni 
finanziarie connesse a lla  
specifica localizzazione . 14 1.908,0 218,6 18 1.953,0 167,3 32 1.933,3 189,8

11. A l t r e .................................... 5 1.932,8 212,4 11 3.264,0 345,6 16 2.848,0 304,0

U nità cam pionato . . 19 2.004,8 222,3 36 1.976,7 207,1 55 1.986,4 212,4

(a) Cfr. nota b Tav. 12.



Segue Tav. 15.

Im pian ti en trati in produzione dopo il 1970.

Ubicazione rispetto 
agli agglomerati 

industriali

Motivi della 
localizzazione

ALL’INTERNO ALL'ESTERNO IN  COMPLESSO

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità 
(a)

Occupati m edi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità  

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità  
(a)

Occupati m edi 
per unità

(unità) (m ilioni di lire) (unità) (imità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità)

1. D isponib ilità  d i terreni 
di p r o p r ie t à ..................... 1 154.100,0 16.212,0 1 500,0 60,0 2 77.300,0 8.136,0

2. V icinanza della residen
za deU’im prenditore . . 2 13.645,0 215,0 1 500,0 60,0 3 9.263,3 163,3

3. C osto delle aree . . . 3 12.046,7 553,3 1 500,0 60,0 4 9.160,0 430,0
4. V icinanza dei m ercati di 

sm ercio  .......................... 5 4.393,3 369,6 2 6.300,0 112,5 7 4.938,1 269,1
5. D isponibilità di m ano

dopera qualificata . . 1 700,0 n.d. 1 500,0 60,0 2 600,0 30,0
6. V icinanza del m ercato  

di acq u isto  delle m ate
rie p r i m e .......................... 4 10.104,4 238,8 1 500,0 60,0 5 8.183,5 203,0

7. D isponibilità di acqua 
p er u si industriali . . 5 38.425,8 3.762,4 2 1.375,0 75,0 7 27.839,9 2.708,9

8. Fac ilità  di sm altim ento 
degli scarich i industriali 2 80.300,0 8.626,0 2 1.375,0 75,0 4 40.837,5 4.350,5

9. Presenza di in frastru ttu 
re di trasp o rto  rap ido  . 5 2.747,8 433,0 _ 5 2.747,8 433,0

10. P artico lari agevolazioni 
finanziarie connesse alla  
specifica localizzazione . 9 23.317,4 2.170,0 1 2.250,0 90,0 10 21.210,7 1.962,0

11. A l t r e .................................... 3 10.323,2 262,7 4 3.187,5 315,5 7 6.245,6 202,7

U nità cam pionate . .
o

11 19.330,6 1.800,5 5 2.770,0 135,0 16 14.155,4 1.280,1

Cn (a) Cfr. nota b Tav. 12.



Ino Segue Tav. 15.

T otale  im pianti.

Ubicazione rispetto ALL’INTERNO ALL'ESTERNO IN COMPLESSO
agli agglomerati 

industriali

Motivi della 
localizzazione

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per  
unità  
(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità
(a)

Occupati m edi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità  
(a)

Occupati medi 
per unità

(unità) (milioni di lire) (unità) (unità) (milioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni dì lire) (unità)

1. D isponib ilità  d i terreni 
di p r o p r ie t à ..................... 6 31.242,4 3.357,3 19 1.509,7 250,4 25 8.645,6 996,1

2. V icinanza della residen
za dell’im prenditore . . 5 5.924,8 139,4 16 1.097,0 223,8 21 2.246,5 203,7

3. C osto delle aree . . . 27 14.020,6 718,9 31 1.795,5 274,4 58 7.486,5 481,3
4. V icinanza dei m ercati di 

sm ercio  .......................... 25 2,143,3 247,8 45 1.637,4 183,6 70 1.818,1 206,5
5. D isponibilità di m ano

dopera qualificata  . . 6 2.575,9 396,0 12 4.125,7 382,8 18 3.609,1 387,2
6. V icinanza del m ercato  

di acq u isto  delle m ate
rie p r i m e .......................... 13 34.179,3 997,5 26 1.696,2 167,7 39 12.523,9 444,3

7. D isponib ilità  di acq u a 
p er u si in d ustriali . . 28 20.236,0 1.161,5 31 3.041,5 280,9 59 11.201,6 698,8

8. F ac ilità  di sm altim ento 
degli scarich i industriali 17 32.467,4 1.885,5 24 2.650,4 308,0 41 15.013,6 962,0

9. Presenza di in frastru ttu 
re di tra sp o rto  rap ido  . 16 3.227,6 346,1 25 2.065,2 236,1 41 2.518,8 279,0

10. P artico lari agevolazioni 
finanziarie connesse alla  
specifica localizzazione . 52 14.664,5 904,2 66 2.571,4 327,4 118 7.900,5 581,6

11. A l t r e .................................... 19 10.758,8 557,5 43 3.452,1 404,8 62 5.691,2 451,6

U nità cam pionate . . 65 12.304,5 783,5 121 2.484,3 309,8 186 5.916,1 475,4

(a) Cfr. nota b Tav. 12.



Tav. 16 - Indagine campionaria: quesito
e per settori di attività.

n. 1.5. Unità locali, investimenti medi quinquennali, occupazione per motivi della localizzazione

(v a lo ri m ed i p e r u n ità  lo ca le )

Settori dì
ESTRATTIVE ALMENTARI - BEVANDE - TABACCO TESSILI - VESTIARIO - LEGNO 

PELLI - CALZATURE

Motivi della 
localizzazione

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità  

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquemiah 

m edi per  
unità

(a)

Occupati m edi 
per unità Unità locali

Investim enti 
quinquennali 

m edi per  
unità  

(a)

Occupati m edi 
per unità

(unità) (milioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità)

1. D isponib ilità  di terreni 
di p r o p r ie t à ..................... 7 1.939,3 167,7 6 1.993,1 247,7

2. V icinanza della residen
za dell’im prenditore . . 5 899,0 117,2 3 325,3 184,7

3. C osto delle aree . . . — — — 7 2.137,9 128,7 8 2.084,1 262,6
4. V icinanza dei m ercati 

di s m e r c i o ..................... 13 1.903,6 148,9 4 406,3 57,8
5. D isponibilità di m ano

dopera qualificata . . . 4 1.732,0 143,5
6. V icinanza del m ercato 

di acq u isto  delle m ate
rie p r i m e .......................... 10 1.575,4 155,0 4 806,3 87,0

7. D isponibilità di acqua 
p er u si industriali . . _ 11 1.958,9 151,4 6 2.742,9 239,2

8. Fac ilità  di sm altim ento 
degli scarich i industriali _ 6 933,3 114,5 3 2.117,5 150,7

9. Presenza di in frastru ttu 
re di tra sp orto  rap id o  . _ 7 1.538,3 120,3 3 3.324,0 355,7

10. P artico lari agevolazioni 
finanziarie connesse alla  
specifica localizzazione . 1 20.506,0 984,0 15 2.211,5 177,7 8 1.327,0 2 0 2 ,0

11. A l t r e .................................... 4 5.460,9 240,8 6 1.521,3 118,0 2 2.057,8 567,5

U nità cam pionato . . 5 8.470,0 389,0 25 1.565,0 136,0 18 1.403,0 216,0

Fonte: Elaborazione C entropiani su  dati indagine cam pionaria.
§3  (a) Cfr. nota b Tav. 12.



Segue Tav. 16.

Settori di 
attività

Motivi della 
localizzazione

METALLURGICHE MECCANICHE; E MEZZI DI TRASPORTO
LAVORAZIONE MINERALI 

NON METALLIFERI 
(escluso il cemento)

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per  
unità 

(a)

Occupati medi 
per unità

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per  
unità  

(a)

Occupati m edi 
per im ità Unità locali

Investm ienti 
quinquennali 

medi per 
unità  

(a)

Occupati medi 
per unità

(unità) (m ilioni di lire) (imità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (imità) (m ilioni d i lire) (unità)

1. D isponib ilità  di terreni 
di p r o p r ie t à ..................... 1 414,5 544,0 5 33.954,6 3.849,6 1 800,0 96,0

2. V icinanza della residen
za  deirinaprenditore . 3 10.234,8 694,0 2 884,5 110,5 2 539,2 99,0

3. C osto  delle aree . . . 6 6.936,3 486,5 15 2.504,8 492,2 5 1.524,3 200,0
4. V icinanza dei m ercati 

d i s m e r c i o ..................... 7 1.843,6 420,7 13 1.041,0 182,4 12 1.111,9 163,0
5. D isponib ilità di m ano

dopera  qu alificata  . . . 1 3.650,0 1.116,0 5 2.018,0 456,2 2 4.337,5 559,0
6. V icinanza del m ercato  

di acq u isto  delle m ate
rie p r i m e .......................... 4 19.878,0 250,5 2 742,0 104,0 5 672,9 83,8

7. D isponibilità di acq u a 
p er u si in d ustriali . . 7 14.959,6 466,4 10 17.180,5 1.952,4 4 1.989,5 359,0

8. F ac ilità  di sm altim ento  
degli scarich i industriali 4 18.125,8 540,5 10 17.813,4 2.015,6 3 2.589,3 443,7

9. Presenza di in frastru ttu 
re  d i tra sp o rto  rap id o  . 3 2.263,0 402,3 10 1.814,9 320,2 4 2.425.1 348,5

10. P artico lari agevolazioni 
finanziarie connesse a lla  
specifica localizzazione . 9 12.155,4 508,2 23 9.051,0 1.227,9 19 2.349,3 277,4

11. A l t r e .................................... 6 17.196,4 541,8 13 3.520,2 901,0 10 2.283,9 233,8

U nità cam pionate . . 13 8.687,0 434,0 36 6.663,0 991,0 27 2.371,0 268,0

(a) Cfr. nota b Tav. 12.



Segue Tav. 16.

Settori di
CEMENTO CHIMICA PRIMARIA 

PETROLIO - GOMMA CHIMICA SECONDARIA

attività

Motivi della 
localizzazione

Unità locali

Investim enti 
quinquennali 

m edi per 
unità 

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità 

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità  

(a)

Occupati medi 
per unità

(unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità)

1. D isponib ilità di terreni 
di p r o p r ie t à ..................... 2 1.075,5 89,0 1 10.000,0 931,0 2 2.064,0 595,5

2. V icinanza della  residen
za  deirim prend itore 3 2.245,8 170,3

3. C osto delle aree . . . — — — 3 96.772,2 3.419,3 5 2.222,9 314,8
4. V icinanza dei m ercati di 

s m e r c io ............................... 11 2.177,4 186,7 5 8.632,8 583,6 2 2.766,5 174,0
5. D isponib ilità  di m ano

dopera qualificata . . . 1 825,0 46,0 3 14.239,3 793,0 1 1.300,0 130,0
6. V icinanza del m ercato

di acq u isto  delle m ate
rie p r i m e .......................... 4 1.001,3 120,3 11 30.644,0 1.291,2 1 64.762,5 591,0

7. D isponibilità di acqua 
p er u si industriali . . 1 1.743,5 180,0 11 27.508,5 1.040,4 6 13.570,7 423,8

8. Fac ilità  di sm altim ento 
degli scarich i industriali _ 8 39.585,6 1.592,4 4 3.840,4 455,5

9. Presenza di in frastru ttu 
re di trasp o rto  rap ido  . 4 1.815,6 133,3 5 7.392,4 485,0 2 5.717,8 529,5

10. P artico lari agevolazioni 
finanziarie connesse alla  
specifica localizzazione . 6 1.092,8 151,0 16 23.677,7 1.168,2 10 9.551,5 361,7

11. A l t r e .................................... 6 4.008,5 193,5 9 3.857,8 507,1 4 17.165,8 382,0

U nità cam pionate . . 12 2.788,0 185,0 19 20.653,0 1.040,0 12 8.176,0 369,0

(a) Cfr. nota b Tav. 12.



Ol
Oì Segue Tav. 16.

Settori di 
attività

CARTA - CARTOTECNICA 
POLIGRAFICHE - EDITORIALI VARIE T O T A L E

Motivi della 
localizzazione

Unità locaU

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità  

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità 

(a)

Occupati m edi 
per unità Unità locaU

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità  

(a)

Occupati m edi 
per unità

(unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità)

1. D isponib ilità d i terreni 
d i p r o p r ie t à ..................... 2 2.704,8 191,0 27 8.083,7 934,4

2. V icinanza della  residen
za dell’im pren ditore . 2 382,5 59,0 1 650,0 8,0 21 2.248,8 203,7

3. C osto delle aree . . . 8 1.308,8 168,1 3 2.112,2 270,3 60 7.279,0 470,4
4. V icinanza dei m ercati 

d i s m e r c i o ..................... 5 1.491,5 173,0 1 2.300,0 240,0 73 2.035,7 217,3
5. D isponibilità  d i m ano

dopera  qualificata  . . . 2 2.790,5 179,5 1 2.000,0 164,0 20 4.106,4 408,1
6. V icinanza del m ercato  

di acq u isto  delle m ate
rie  p r i m e .......................... 1 740,0 175,0 42 12.141,2 451,8

7. D isponib ilità d i acqua 
p er u si in d ustriali . . 6 5.594,3 284,8 1 2.000,0 164,0 63 10.933,5 688,4

8. F ac ilità  di sm altim ento 
degli scarich i in dustriali 7 5.128,4 290,7 _ 45 14.185,6 919,9

9. Presenza d i in frastru ttu 
re  di tra sp o rto  rap id o  . 4 2.186,4 225,5 1 650,0 8,0 43 2.800,8 294,0

10. P artico lari agevolazioni 
finanziarie connesse alla  
specifica localizzazione . 10 3.756,5 242,8 5 2.172,3 276,0 122 7.835,1 576,8

11. A l t r e .................................... 3 8.529,7 404,3 2 2.637,5 311,5 65 5.617,9 449,2

U nità cam pionate . . 13 3.122,0 215,0 6 2.043,5 240,0 186 5.916,0 475,0

(a) Cfr. nota b Tav. 12.



Tav. 17 - Indagine campionaria: quesito n. 1.1. Effetti più rilevanti delle agevolazioni di cui hanno finora usufruito gli impianti.

(Incidenza percentuale delle u n ità  locali che hanno rich iesto  la  sin gola  agevolazione su l totale delle u n ità  locali che 
hanno r isp o sto  a l qu estion ario  - ripartizione secondo la  d a ta  d i en tra ta  in funzione degli im pian ti) (a).

Data di inizio 
della produzione

IMPIANTI ENTRATI 
IN PRODUZIONE 
PRIMA DEL 1966

IMPIANTI ENTRATI 
IN PRODUZIONE 

NEL PERIODO 1966-70

IMPIANTI ENTRATI 
IN PRODUZIONE 

DOPO IL 1970
IN COMPLESSO

Effetti delle 
agevolazioni

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per luiità 

(b )

Occupati 
medi per 

unità

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità 

(b)

Occupati 
medi per 

unità

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità 

(b)

Occupati 
medi per  

unità

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità  

(b)

Occupati 
medi per 

imità

1) L a  creazione di in fra
stru ttu re  specifiche(con- 
so rtili 0 no) . . .  . 53,0 137,8 111,8 54,5 112,8 113,0 56,3 24,2 23,9 53,8 111,0 91.1

2) Il contributo a  fondo 
perduto  .......................... 5,2 290,5 188,3 7.3 129,6 141,2 25,0 278,3 328,2 7,5 342,6 354,4

3) Il finanziam ento a  ta s
so  agevolato  . . . . 74,8 73,0 92,2 72,7 108,6 104,0 68,8 123,0 131,8 73,7 85,8 101,6

♦) Agevolazioni a lla  attivi
tà  produ ttiva (fiscali, ri
serva  di forn iture, ecc.) 87,0 105,4 100,5 87,3 107,5 108,8 93,8 107,0 106,6 87,6 107,2 104,1

5) A l t r e ............................... 46,1 118,8 120,7 43,6 106,5 100,8 31,3 33,1 35,8 44,1 101,6 99,3

U nità cam pionate . 115 6.649,2 489,3 55 2.262,1 160,2 16 18.679,6 1.280,1 186 5.916,1 475,4

Fonte: E laborazione C entropiani su  dati indagine cam pionaria.

(a) Cfr. nota a Tav. 12.
(b) Cfr. nota b Tav. 12.



o»
Oo T a v . 18 - Indagine campionaria: quesito n. 7.1. Unità locali, in vestim en ti m edi quinquennali, occupazione per efetto  delle agevolazioni, 

per ubicazione degli stabilim enti e per periodo di inizio della produzione.

(valori m edi p er u nità locale)

Im pian ti en trati in produzione p rim a del 1966.

Ubicazione rispetto  
agli agglomerati 

industriali

Effetti delle 
agevolazioni

ALL’INTERNO ALL’ESTERNO IN  COMPLESSO

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per  
unità  

(a)

Occupati m edi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per  
unità
(a)

Occupati m edi 
per unità

Unità locaU

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità
(a)

Occupati m edi 
per unità

(unità) (miUoni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità)

1) L a  creazione di in fra
stru ttu re  specifiche (con
so rtili o  n o) . . . . 19 22.394,9 918,1 42 3.176,9 378,8 61 9.162,8 546,8

2) Il contributo  a  fondo 
perd uto  .......................... 4 28.389,9 1.330,0 2 1.167,0 103,5 6 19.315,6 921,2

3) Il finanziam ento a  ta s
so  agevolato  . . . . 25 10.273,4 677,0 61 2.628,9 358,6 86 4.851,1 451,2

4) Agevolazioni a lla  attiv i
tà  produ ttiv a  (fiscali, ri
se rv a  di forn iture, ecc.) 34 15.699,3 764,9 66 2.585,9 350,8 100 7.011,1 491,6

5) A l t r e ............................... 17 18.254,4 878,3 36
3.006,9

455,0 53 7.897,6 590,8

U nità cam pionate  . 35 15.632,7 768,9 80 2.694,9 367,0 115 6.649,2 489,3

Fonte: E laborazion e Centropiani su  d ati indagine cam pionaria,

(a) Cfr. nota b Tav. 12.



Segue Tav. 18.

Im pianti en trati in produzione nel periodo 1966-70.

Ubicazione rispetto  
agli agglomerati 

industriali

Effetti delle 
agevolazioni

ALL’INTERNO ALL’ESTERNO IN  COMPLESSO

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
iinità 

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità

(a)

Occupati medi 
per imità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità

(a)

Occupati medi 
per unità

(unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (imità) (m ilioni di lire) (unità)

1) L a  creazione d i in fra
stru ttu re  specifiche (con
so rtili o  n o ) . . . . 11 1.946,2 194,7 19 2j411,l 266,0 30 2.240,6 240,0

2) Il contributo a  fondo 
p e r d u t o .......................... 3 2.966,7 379,0 1 1.400,0 62,0 4 2.575,0 300,0

3) Il finanziam ento a  ta s
so  agevolato  . . . . 15 2218,0 222,7 25 2.121,8 221,0 40 2.157,9 221,0

4) Agevolazioni a lla  attivi
tà  produ ttiva (fiscali, ri
se rv a  di forn iture, ecc.) 16 2.241,2 241,9 32 2.082,3 225,0 48 2.135,2 231,0

5) A l t r e ............................... 9 2.134,3 154,1 15 2.104,8 249,0 24 2.115,8 214,0

U nità cam pionate .
O

19 2.004,8 222,3 36 1.976,7 207,1 55 1.986,4 212,4

(a) Cfr. nota b Tav. 12.



Segue Tav. 18.

Im pianti en trati in produzione dopo il 1970.

Ubicazione rispetto 
agli agglomerati

ALL’INTERNO ALL’ESTERNO IN COMPLESSO

industriali

Effetti delle 
agevolazioni

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità
(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità 

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investim enti 
quinquennali 

m edi per 
unità  
(a)

Occupati medi 
per unità

(unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (milioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni d i lire) (unità)

1) L a  creazione d i in fra
stru ttu re  specifiche (con
sortili o  n o) . . . . 6 2.889,8 411,0 3 4.366,7 95,0 9 3.426,6 306,0

2) Il contributo a  fondo 
p e r d u t o .......................... 3 52.533,3 5.471,0 1 — 390,0 4 39.400,0 4.201,0

3) Il finanziam ento a  ta s
so  agevolato  . . . . 8 22.355,8 2.292,0 2 5.425,0 80,0 10 18.969,6 1.687,0

4) Agevolazioni a lla  attiv i
tà  p rodu ttiva  (fiscali, ri
serva  di forn iture, ecc.) 11 19.330,5 1.800,0 4 3.625,0 165,0 15 15.142,4 1.364,0

5) A l t r e ............................... 4 3.272,3 539,0 1 10.350,0 135,0 5 4.687,8 458,0

U nità cam pionate . 11 19.330,6 1.800,5 5 2.770,0 135,0 16 14.155,4 1.280,1

(a) Cfr. nota b Tav. 12.



Segue T a v . 18.

T o ta le  im p ia n ti.

Ubicazione rispetto  
agli agglomerati

ALL’INTERNO ALL’ESTERNO IN COMPLESSO

industriali

Effetti delle 
agevolazioni

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità 

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità 

(a)

Occupati m edi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità 

(a)

Occupati medi 
per unità

\ (unità) (milioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni d i lire) (unità)

1) L a  creazione di in fra
stru ttu re  specifiche (con
so rtili o  n o ) . . . . 36 13.034,7 613,0 64 3.005,3 332,0 100 6.565,9 433,0

2) Il contributo a  fondo 
p e r d u t o .......................... 10 28.006,0 2.287,0 4 933,5 165,0 14 20.271,0 1.685,0

3) Il finanziam ento a  ta s
so  agevolato  . . . . 48 9.769,8 804,0 89 2.541,1 310.0 137 5.073,8 483,0

4) Agevolazioni a lla  attiv i
tà  p rodu ttiva  (fiscali, ri
se rv a  di forn iture, ecc.) 61 12.824,1 814,0 102 2.468,6 304,0 163 6.344,0 495,0

5) A l t r e ............................... 30 11.420,7 616,0 52
2.887,9

389,0 82 6.009,7 472,0

U nità cam pionate .
o

65 12.304,5 783,7 121 2.484,3 309,8 186 5.916,1 475,4

0 5 (a) Cfr. nota b Tav. 12.



9̂to

(valori m edi p er u n ità  locali)

Tav. 19 - Indagine campionaria: quesito n. 7.1. Unità locali, investimenti medi quinquennali, occupazione per effetto delle agevola
zioni e per classi di investimento (a).

Classi di 
investimento

Da 400 a 799 milioni Da 800 a 1.199 m ilioni Da 1.200 a 3.999 milioni Da 4.000 a 7.999 m ilioni

Effetti delle 
agevolazioni

Unità
locaU

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità  

(b)

Occupati 
medi per 

unità

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unita  

(b)

Occupati 
medi per 

unità

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per im ità  

(b)

Occupati 
medi per 

unità

Unità
locali

Investim. 
quinquen
nali medi 
per unità  

(b)

Occupati 
medi per 

unità

(unità) (miUont 
di lire) (unità) (unità) (m ilioni 

di lire) (unità) (unità) (m ilioni 
di lire)

(unità) (unità) (m ilioni 
di lire) (unità)

1 ) L a  creazione di in fra
stru ttu re  specifiche (con
sortili o  n o) . . . . .27 671,1 156,7 12 1.377,2 191,5 28 1.950,8 221,7 15 7.854,9 610,5

2) Il contributo  a  fondo 
p e r d u t o .......................... 6 1.257,9 212,0 2 412,5 255,0 4 2.042,5 153,7 2 3.046.7 248,0

3) Il finanziam ento a  ta s
so  agevolato  . . . . 41 691,2 140,3 15 1.174,7 157,6 41 1.639,5 253,7 20 6.487,5 625,3

4) Agevolazioni a lla  attivi
t à  produ ttiva  (fiscali, ri
serva  di forn iture, ecc.) 41 721,9 137,4 20 1.109,8 172,0 53 1.769,6 260,1 23 6.804,1 603,3

5) A l t r e ............................... 23 820,9 184,2 9 1.539,8 148,4 25 1.907,7 308,3 12 8.443,6 658,3

U nità cam pionate . 49 734,7 144,3 23 1.052,6 161,3 57 1.782,9 285,0 24 6.547,8 585,7

Fonte: E laborazion e C entropiani su  d ati indagine cam pionaria .
(a) Cfr. nota a Tav. 13.
(b) Cfr. nota b Tav. 12.



Segue T av . 19.

Classi di
Da 8.000 a 15.999 m ilioni Oltre 16.000 milioni T O T A L E

investimento

Effetti delle 
agevolazioni

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità 

(b)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità 

(b)

Occupati m edi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità  
(b)

Occupati medi 
per unità

(unità) (milioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m liioni di lire) (unità)

1 )  L a  creazione di in fra
stru ttu re  specifiche(con- 
so rtili o  n o) . . . . 13 7.257,5 693,3 6 60.144,5 3.605,8 101 6.557,5 431,1

2) Il contributo a  fondo 
perd uto  .......................... 2 7.661,0 675,0 3 87.287,5 6.908,0 19 15.780,9 1.314,0

3) Il finanziam ento a  ta s
so  agevolato  . . . . 19 7.309,5 779,3 8 43.693,1 2.907,1 144 5.078,9 479,8

4) Agevolazioni a lla  attivi
tà  produ ttiva (fiscali, ri
serva  di forn iture, ecc.) 19 7.106,9 799,2 11 56.388,7 2.778,0 167 331,6 493,9

5) A l t r e ............................... 14 7.951,7 902,6 2 114.077,2 3.302,0 85 6.132,1 475,5

U nità cam pionate .

o

22 7.324,5 763,0

= £ = ^ = = =

11 56.388,8 2.778,0 186 5.916,1 475,4

(b) Cfr. nota b Tav. 12.



T a v . 20 - Indagine campionaria: quesito n. 7.1. Unità locali, investim en ti medi quinquennali, occupazione per effetto  delle agevolazioni 
e per se ttori di attività.

(valori m edi p er  u n ità  locali)

Settori di 
attività

ESTRATTIVE ALIMENTARI - BEVANDE - TABACCO TESSILI - VESTIARIO - LEGNO 
PELLI - CALZATURE

Effetti delle 
agevolazioni

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

m edi per 
unità 

(a)

Occupati m edi 
per unità

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per  
unità

(a)

Occupati medi 
per unità

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per  
unità 

(a)

Occupati medi 
per unità

(unità) (m ilioni di lire) (imità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire (unità)

1) L a  creazione di in fra
stru ttu re  specifiche (con
so rtili o  n o ) . . . . 2 18.790,5 740,5 17 1.840,2 140,9 12 1.353,6 220,8

2) Il contributo a  fondo 
perduto  .......................... 1 — 390,0 — — — 2 2.800,0 213,5

3) Il finanziam ento a ta s
so  agevolato  . . . . 3 13.160,3 509,0 20 1.296,1 140,6 13 1.500,9 193,9

4) Agevolazioni a lla  attivi
tà  produ ttiva  (fiscali, ri
serva  di forn iture, ecc.) 6 7.375,0 332,2 22 1.727,8 150,0 14 1.400,8 195,3

5) A l t r e ............................... 1 20.506,0 984,0 10 1.057,6 111,2 8 1.387,9 251,0

U nità cam pionato . 5 8.470,0 389,0 25 1.565,0 136,0 18 1.403,0 216,0

Fonte: E laborazion e Centropiani su  d ati indagine cam pionaria , 
(a) Cfr. nota b Tav. 12.



Segue Tav. 20.

Settori di 
attività

METALLURGICHE MECCANICHE E MEZZI DI TRASPORTO
LAVORAZIONE MINERALI 

NON METALLIFERI 
(escluso cemento)

Effetti delle 
agevolazioni

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità
(a)

Occupati medi 
per unità

Unità locali

Investimenti 
. quinquennali 

medi per 
unità
(a)

Occupati medi 
per unità

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità 
(a)

Occupati medi 
per unità

(unità) (milioni di lire) (unità) (unità) (milioni di lire) (unità) (imità) (m ilioni di lire) (unità)

1) L a  creazione di in fra
stru ttu re  specifiche (con
so rtili o nn) 8 10.528,0 515,0 16 2.019,8 389,1 13 2.933,2 369,7

2) Il contributo a  fondo 
p e r d u t o .......................... 1 800,0 95,0 2 78.925,0 8.469,0 3 2.682,3 299,3

3) Il finanziam ento a ta s
so  agevolato . . . . 10 8.317,3 480,9 24 8.909,0 1.224,5 22 2.079,9 265,5

4) Agevolazioni alla  attivi
t à  produttiva (fiscali, ri
serva di forniture, ecc.) 13 8.687,2 434,3 31 7.483,6 1.058,1 24 1.968,3 264,3

5) A l t r e ............................... 8 9.326,3 507,1 14 2.918,8 678,4 10 2.462,0 229,6

U nità cam pionate . 13 8.687,0 434,0 36 6.663,0 991,0 27 2.371,0 268,0

C5CJ1 (a) Cfr. nota b Tav. 12.



Segue Tav. 20.



Segue Tav. 20.

Settori di

CARTA - CARTOTECNICA 
POLIGRAFICHE - EDITORIALI

VARIE T O T A L E

attività

Effetti delle 
agevolazioni

Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità  

(a)

Occupati medi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità  

(a)

Occupati m edi 
per unità Unità locali

Investimenti 
quinquennali 

medi per 
unità 

(a)

Occupati m edi 
per unità

(unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità) (unità) (m ilioni di lire) (unità)

1) L a  creazione di in fra
stru ttu re  specifiche (con
sortili o  no) . . . . 8 4.039,9 236,9 3 1.900,0 155,3 100 6.565,9 433,0

2) Il contributo a  fondo 
p e r d u t o .......................... 1 590,0 27,0 1 1.400,0 62,0 14 20.271,0 1.680,6

3) Il finanziam ento a  ta s
so  agevolato  . . . . 10 1.838,2 209,2 3 2.525,0 287,7 137 5.073,8 483,5

4) Agevolazioni a lla  attivi
tà  p rodu ttiva (fiscali, ri
serva  di forn iture, ecc.) 12 3.328,9 230,2 6 2.043,7 240,3 163 6.344,0 495,0

5) A l t r e ............................... 5 2.758,4 269,2 4 2.402,8 317,5 82 6.009,7 472,3

U nità cam pionate . 13 3.122,0 215,0 6 2.043,5 240,0 186 5.916,1 475,0

(a) Cfr. nota b Tav. 12.



<50 Tav. 21 - Requisiti di localizzazione industriale per settori di attività.
(valori asso lu ti)

Intensità di 
capitale

Indice di qualifi
cazione professionale

Costi di trasporto 
relativi a: Consumo di acqua 

rispetto al

Indice di fabbi
sogno di infra

SETTORI DI ATTIVITÀ’
Investimento/addetto materie

prime
prodotti

finiti

fatturato strutture di tra
sporto

(milioni di lire) (indice di sintesi) (incidenza %) (m c/m ilioni) (indice di sintesi)

1. E s t r a t t i v e ..................... 33,51 1,94 29,98 25,41 5,52 2,67

2. A lim entari - bevande - 
tabacco  .......................... 12,38 1,83 4,79 4,16 8,78 2,17

3. T essili - vestiario  - 
legno - pelli - calza
ture ............................... 6,48 1,89 7,91 6,46 1,92 2,24

4. M etallurgiche . . . 20,12 1,86 2,44 2,63 158,57 1,92

5. M eccaniche e mezzi 
di tra sp o rto  . . . . 6,69 1,73 1,98 1,93 1,44 1,70

6. Lavorazione m inerali 
non m etalliferi (esclu
so  il cem ento) . . . 7,49 1,76 13,08 7,64 57,53 1,92

7. C e m e n t o ..................... 20,47 1,82 7,39 6,17 11,13 1,25

8. Chim ica p rim aria  - 
petrolio  - gom m a . . 25,48 2,05 9,49 7,33 338,04 2,04

9. Chim ica secon daria  . 8,02 2,13 3,20 3,93 2,95 1,00

10. C arta  - carto tecn ica - 
poligrafiche - edito
ria li ............................... 16,23 1,96 7,99 4,78 6,39 1,83

11. V a r i e .......................... 8,51 1,78 2,14 1,68 2,87 1,67

Fonte: E la b o ra z io n e  C en tro p ia n i su  d a ti in dag in e  cam p iona ria .



Tav. 22 - Requisiti di localizzazione industriale per settori di attività. 

(Indici cara tter istic i)

SETTORI DI ATTIVITÀ’
Indice deirinten- 
sità di capitale

Indice di qualifi
cazione professio

nale

Indice deirincidenza dei costi di 
trasporto rispetto al fatturato Indice del consu

mo di acqua

Indice del fabbi
sogno di infra
strutture di tra

Indice medio pon
derato di sintesi

materie prime prodotti finiti
sporto

1. E s t r a t t i v e ............................... 1 , 2 1 1 4 3 2,0

2. A lim entari - bevande - ta
bacco  ............................... 4 3 1 1 4 2 3,0

3. T essili - vestiario  - legno • 
pelli - c a lz a t u r e .................... 5 3 1 1 5 2 3,5

4. M e ta llu rg ic h e .......................... 3 3 2 2 2 2 2,5

5. M eccaniche e mezzi di tra
sp orto  ............................... 5 4 3 3 5 2 4,1

6. Lavorazione m inerali non 
m etalliferi (esclu so  il ce
m ento .................................... 5 4 1 1 4 2 3,5

7. Cem ento ............................... 2 3 1 1 4 1 2,3

8. Chim ica p rim aria  - petro
lio - g o m m a .......................... 1 1 1 1 2 2 1,3

9. Chim ica secondaria . . . 5 1 1 1 5 1 3,0

10. C arta  - cartotecn ica - po
ligrafiche - editoriali . . . 3 2 1 1 4 2 2,5

11. V arie .................................... 5 4 2 3 5 2 4,0

Fonte: E la b o ra z io n e  C en tro p ia n i su  d a ti in dag ine  cam p ionaria .



Tav. 23 - Propensione alla localizzazione nel M ezzogiorno dei settori industriali su lla  base dell’indagine 
« on thè fìeld » (a ).

P ropen sion e a l la  localizzazione

BASSA MEDIA ELEVATA

Indice m edio d i sintesi 
inferiore a 2,9

Indice m edio di sintesi 
com preso fra 3,0 e  3,9

Indice m edio di sintesi 
com preso fra 4,0 e 5,0

C him ica p r im a r ia  - p etro lio  - 
gom m a

C him ica seco n d aria M eccaniche e m ezzi d i tra sp o rto

E stra ttiv e A lim entari - bevan de - tab acco V arie

Cem ento

C arta  - carto tecn ica  - p o ligrafi
ch e - ed ito ria li

Lavo razio n e  m in erali non m etal
life ri (e sc lu so  il cem ento)

T essili - v e stia r io  - legn o - pel
li - cuoio - ca lza tu re

M etallurgiche

F on te : E lab oraz ion e  C en tropian i su  d ati indagin e cam p ion aria .

(a) La graduatoria è stata individuata sulla base dei requisiti di localizzazione e dei relativi indici esposti nelle Tavv. 21 e  22.
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Capitolo Quarto 

Una verifica del grado di priorità delle nuove localizzazioni industriali 
sulla base dell’analisi delle interdipendenze settoriali.

1. Premessa.
L ’o p p o rtu n ità  di v e rifica re  la  « sc a la  d i p rio 

r ità  » delle in iziative in d u str ia li d a  localizzare  nel 
M ezzogiorno, che s i  è ce rcato  d i co stru ire  nei 
cap ito li precedenti, h a  in d otto  a  f a r  r ico r so  ad 
u n ’a n a lisi che co n sen ta  d i de term in are  qu an ti
tativam en te  i legam i in tercorren ti t r a  i v a r i se t
tori che com pongono l ’a p p a ra to  p rod u ttiv o  n a
zionale, in term in i d i produzione, d i red d ito , di 
occupazione e  d i cap ita le . T ale a n a lisi p o trà  co
stitu ire  u n ’u tile  in tegrazion e — oltreché u n a  ve
rifica  — di qu an to  e sp o sto  nei cap ito li secondo 
e terzo , in qu an to  ren d erà  p o ss ib ile  in d iv id uare il 
g rad o  di a ttivazion e dei d iversi se tto ri in d u str ia li 
nei con fron ti de ll’in tero  a p p a ra to  produ ttiv o . T ale  
g rad o  di a ttivazion e deve in fa tti e s se re  con sid e
ra to  com e un  vero  e p ro p rio  re q u is ito  di localiz
zazione, che fo rn isce  un u lte rio re  —  e  im po rtan 
tiss im o  — p aram e tro  di giud izio  p er  la  co stru 
zione d i q u ella  sc a la  di p r io r ità  se tto r ia le  che do
vrebbe fun gere d a  cr ite r io  gu id a  p er  u n a  p iù  r i
g o ro sa  app licazion e d a  p a r te  degli organ i di 
p ro gram m azio n e delle  d ire ttive  e s isten ti in tem a 
di nuove localizzazion i in d u str ia li, con  p artico 
lare  r iferim en to  a  qu elle  contenute n ella  n uova 
n o rm ativ a  p er  il M ezzogiorno (L egge  6 o tto b re  
1971, n. 853 e n orm e di attu azio n e).

P iù  sp ec ificam en te , ta le  a n a lisi co n sen tirà  di 
in d iv id uare  i se tto r i p iù  idonei a  fav o rire  un  ra 
p id o  sv ilu ppo  in d u str ia le  del M ezzogiorno ed  a 
p ro v o care  con tem poran eam en te  u n ’e lev ata  do
m an d a  di m an o d o p era  ed  u n a re la tivam en te  m i
n ore d i cap ita le . T ale  in fa tti è l ’ob iettivo  che ap 
p are  co rre tto  p o rs i  p er  fav o rire  il « take-off » di 
u n a regione q u a le  il M ezzogiorno, tu tto ra  ca ra t
ter izzata  d a ll ’abbon dan za del fa tto re  « lavoro  » e 
d a lla  sc a r s ità  del fa tto re  « cap ita le  ». Ciò non  si
gnifica, ev identem ente, che si deb b a p u n tare  
e sclu sivam en te  su i se tto r i a  sc a r sa  in ten sità  di 
cap ita le : u n ’azione in ta l sen so  non terreb b e  nel 
deb ito  conto le con sid erazion i ineren ti, a d  esem 
pio, a lla  co m p etitiv ità  su l m ercato  in tem azio 
nale. A pp are p iù  co rre tto  (e  re a list ico ) so sten ere  
invece che la  se lezione delle in iziative d a  localiz
zare  nel M ezzogiorno d o v rà  convergere su  quei 
se tto r i che, d a ll ’a n a lisi delle re lazion i con  tutti 
gli a ltr i se tto r i p rod u ttiv i, ap p a io n o  p ro v o care  la

m agg io re  attivazion e in  term in i d i re d d ito  e di 
lavoro , m a  che nel contem po p resen tan o  un  m i
n ore fab b iso gn o  di cap itale .

P er e ffe ttu are  l ’a n a lisi d i ta li in terrelazion i, si è 
fa tto  r ico r so  al n oto  m odello  leon tieviano delle 
in terdipenden ze stru ttu ra li, che è  sta to  u tilizzato  
con  riferim en to  a lla  tav o la  delle in terdipendenze 
se tto r ia li d e ll’econ om ia ita lian a  re la tiv a  al 1967. Il 
riferim en to  a  ta le  anno h a  l ’innegabile p reg io  di 
fo rn ire  le ind icazion i p iù  agg io rn ate  p o ss ib ili  su i 
fenom eni d a  e sam in are  (1), m a  p re sen ta  al con
tem po il g rav e  lim ite  de l livello d i aggregazion e 
co n sid erato  (33 se tto ri p rodu ttiv i, di cui so ltan to  
20 in d u str ia li) .

B iso g n a  inoltre  r ico rd are  che l’a n a lisi qu i illu 
s tr a ta  è s t a ta  e ffe ttu a ta  p er  il M ezzogiorno u ti
lizzando i ra p p o r ti di in terd ipenden za presen ti 
n ell’econ om ia ita lian a  nel su o  com plesso . E ’ p er
tan to  n ece ssar io  ten er p resen te  che non è detto  
che la  attivazion e in d icata  p er  i v a r i se tto ri va lga  
a ttu a lm en te  anche p er  il M ezzogiorno. In fatti 
p o treb b ero  non esse re  p resen ti nel M ezzogiorno 
quelle  in iziative in te re ssa te  a lla  p rodu zione di 
beni in term ed i a ttiv ate  dai se tto r i su i q u a li si 
intende in terven ire p er fav o rire  il lo ro  sv iluppo. 
E ’ p ertan to  evidente che q u a lo ra  ta li in iziative 
non ven issero  tem pestiv am en te  realizzate , v erreb 
b ero  a  ben eficiare de ll’attivazion e le aziende ope
ran ti nel Centro-N ord. S a re b b e  qu ind i op portun o  
u n ire  a  q u e sto  tip o  di an a lisi un e sam e dei 
se tto r i p rod u ttiv i p ree sisten ti nel M ezzogiorno 
onde v a lu ta re  q u ale  p a r te  de ll’a ttivazion e g lobale  
in d o tta  d a  nuove in iziative in d u str ia li c rea te  nelle 
regioni m erid ion ali v ad a  a  van tagg io  del M ezzo
g iorn o  e q u a le  v a d a  a  ben eficio  degli im pian ti 
nel Centro-N ord.

D ’a ltr a  p a r te  occorre  so tto lin eare  che l ’an a
lis i qu i e ffe ttu a ta  è  fin alizzata  a d  u n a  p o litica  
di sv ilu ppo  d e lla  c ircoscriz ion e m erid ion ale : ciò  
im plica  p ertan to  che e s sa  co n serva  u n a  su a  
v a lid ità  anche se  r ife r ita  a l s is te m a  di in terd i
pendenze d e ll’econ om ia nazionale . P o trebbero  in
fa tti em ergere  d a  ta le  a n a lisi a lcu n i settori-chiave 
p e r  lo  sv ilu ppo  econ om ico che tu tta v ia  non sono

(1) La tavola delle interdipendenze settoriali relative al 1967 è 
infatti Tultima pubblicata dairiSTAT.
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p resen ti n ell’a re a  m erid ion ale  e che qu ind i una 
a n a lisi r ife r ita  a lla  so la  econ om ia m erid ion ale 
non con sen tirebbe di ind iv iduare . U n’a n a lisi r i
fe r ita  a  livello n azion ale  p u ò  so tto lin eare  invece 
l ’op p o rtu n ità  che q u esti settori-ch iave vengano 
localizzati nel M ezzogiorno, q u a lo ra  a ttu alm en te 
a ssen ti o sc a rsa m e n te  p resen ti.

S i  r ico rd a  s ia  p u re  so m m ariam en te  (1), che 
l ’a n a lisi in q u estio n e  è  s ta ta  e ffe ttu a ta  a ttrav erso  
la  determ in azion e delle m a tr ic i dei coeffic ien ti 
che e sprim on o  d istin tam en te  p er  c ia scu n  se tto re  
p rod u ttiv o  in co m p le sso  e con  riferim en to  agli 
a ltr i se tto r i a  q u esti co llegati, il fab b iso gn o  to
tale , d ire tto  ed in d iretto , p e r  u n ità  d i do m an d a 
fin ale:

a) d i ben i e serv iz i in term ed i di p rodu zione n a
zionale (2);

&) d i red d ito ;

c ) d i lavoro ;

d ) di cap ita le .

2. Interdipendenza in termini di produzio
ne settoriale di beni e servizi intermedi.

L ’a n a lisi d e ll’in terd ipenden za d i c ia scu n  se tto re  
p rod u ttiv o  r isp e tto  a  tu tti g li a ltr i è  s ta ta  d ap 
p r im a  e ffe ttu a ta  in term in i d i p rodu zione se tto 
r ia le  d i ben i e serv izi in term ed i: s i  è  ce rcato  
cioè di in d iv id uare le con n ession i e s isten ti t r a  la  
p rodu zione di c iascu n  se tto re  ed  i fab b isogn i di 
ben i e servizi in term ed i d i p rodu zion e nazionale. 
T ale  a n a lis i m o stra  (c fr. T av . 24) che i se tto ri che 
r isu ltan o  im p rim ere  i p iù  fo rti im p u lsi a ll’in tero  
a p p a ra to  p rod u ttiv o  tram ite  la  f it ta  re te  delle  re
lazion i in ter in d u stria li son o : il se tto re  a lim en ta
re, il v e stiar io  ab b ig liam en to  e arred am en to , il 
co m p arto  m eccan ico  e de lla  co stru zion e dei m ez
zi di tra sp o rto , le in d u str ie  d e lla  lavorazion e dei 
m in erali non m etallife ri, le in d u str ie  ch im iche 
e d e lla  gom m a, le p o lig rafich e  ed  ed ito ria li, l ’in
d u str ia  delle co stru zion i. U na a n a lo g a  « g r a d u a 
to r ia  » se tto ria le  s i  ottiene esam in an d o  la  so la  
attivazion e d ire tta  in term in i d i produzione, l ’a t
tivazione che in d ica  c ioè la  q u o ta  d i produzione 
che p er  c ia scu n  se tto re  viene a sso rb ita  d ai co sti 
p er  l ’a cq u isto  d i m a ter ia li e serv iz i n e ce ssa r i a l 
re lativo  p ro ce sso  p rodu ttivo .

L ’a n a lis i d e ll’in terd ipen d en za se tto r ia le  e ffe ttu a 
ta  in term in i di a ttivazion e in d iretta , e  cioè del-

(1) Per una analisi più dettagliata della m etodologia adottata 
si rinvia alla « Nota m etodologica » riportata alla fine del 
capitolo.

(2) Non si è  qui considerato il fabbisogno totale, diretto ed 
indiretto, d i beni e  servizi di importazione provocato dal
l ’espansione della domanda finale. Ciò in  quanto avendo adot
tato la tavola input-output relativa a ll’econom ia italiana nel 
suo com plesso, la m atrice dei fabbisogni di im portazioni che 
si poteva ricavare sarebbe stata riferita agli scam bi con 
l ’estero e non anche a quelli tra le  due grandi aree del Paese.

l ’a ttivazion e che ogn i se tto re  riceve d a  tu tti gli 
a ltr i tram ite  i legam i in te rse tto r ia li e sisten ti, a l 
n etto  dei p a s sa g g i d ire tti d i p ro d o tti in term edi, 
con sen te invece d i in d iv id uare p iù  ch iaram en te  
il g rad o  di co m p le ssità  dei sin go li se tto r i p ro
duttiv i, e cioè il g rad o  di d ipen den za p iù  o  m eno 
a ccen tu a ta  dei loro  p ro c e ss i  p ro d u ttiv i d a  quelli 
degli a ltr i  se tto ri p o st i  s ia  a  m on te che a  valle.
I se tto r i che p resen tan o  i livelli a sso lu ti p iù  ele
v a ti d i attivazion e in d ire tta  in  term in i d i p ro d u 
zione so n o  le in d u str ie  a lim en tari, il v e stiar io  ab
b ig liam en to  e  arred am en to , il co m p arto  m ecca
nico e d e lla  co stru zion e dei m ezzi di tra sp o rto , le 
in d u str ie  p o ligrafich e  ed  ed ito ria li, le in d u strie  
delle co stru zion i. A pp are  p iù  in teressan te  tu tta 
v ia  e sam in are  ta le  attivazion e in d ire tta  in  ter
m in i re lativ i, e cioè con riferim en to  a ll ’a ttiv a 
zione g lob a le  im p re ssa  ad  ogn i se tto re  d a ll ’incre
m ento  d e lla  re la tiv a  d o m an d a  fin ale . So tto  ta le  
p ro filo , è p o ss ib ile  p ertan to  creare  u n a  u lte rio re  
g ra d u a to ria  la  cu i p r im a  p osiz ion e è  o cccu p ata  
d al se tto re  d e lla  r ip araz io n e  d i auto-m otoveicoli 
e rip araz ion i m eccan iche varie  (32,3 % d i a ttiv a
zione in d iretta  r isp e tto  a  q u ella  g lobale). Gli a ltr i 
se tto ri in d u str ia li em ergen ti in q u e sta  g ra d u a to 
r ia  son o : l ’in d u str ia  delle pelli cuoio  e ca lzature , 
le m eccan ich e ed  ed ito ria li, le m an ifa ttu r ie re  
v arie  e l ’in d u str ia  de lle  co stru zion i. A p o ca  d i
stan za  seguono i se tto r i: te ssile , del v e stiar io  ab 
b ig liam en to  e  arred am en to , del legno e  m obilio , 
e qu ello  d e lla  gom m a.

L ’attivazion e d a ta  d a  c ia scu n  se tto re  al s is te 
m a  econ om ico  p er  e ffe tto  d e ll’e sp an sion e  della 
p ro p r ia  do m an d a  fin a le  s i  d irige  p erò  v e rso  di
v e rsi g ru p p i d i a ttiv ità  p ro d u ttiv a . C iò em erge 
ch iaram en te  d a ll ’e sam e d e lla  d istr ibu zion e se tto 
ria le  dei fab b iso gn i in d iretti di p rodu zion e (c fr. T a
vole A .ll  e A.12 in  ap p en d ice ): ta le  e sam e m o
s t r a  che il se tto re  d e ll’a g r ico ltu ra  è a ttiv a to  so 
p ra ttu tto , com e è ovvio, d a lle  in d u str ie  alim en 
tari, m en tre  le a ttiv ità  in d u str ia li so n o  a ttiv a te  
p revalen tem en te d a i se tto r i del v e stiar io , ab b i
g liam en to  e arred am en to , d a l co m p arto  m ecca
n ico e  d alle  co stru zion i dei m ezzi d i tra sp o rto , 
e d a ll ’in d u str ia  delle co stru zion i.

3. Interdipendenza in termini di reddito.
L ’a n a lisi d e ll’in terd ipenden za d i c ia scu n  se tto re  

p ro d u ttiv o  è s ta ta  su ccessiv am en te  e ffe ttu a ta  in 
term in i d i red d ito , e cioè in term in i di ap p o rto  
che l ’e sp an sion e  d i c ia scu n  se tto re  p u ò  dare, d i
re ttam en te  e  in d irettam en te, a lla  form azion e del 
re d d ito  d i ogni a ltro  setto re .

L im itan d o  a i fin i d e lla  p resen te  indagin e l ’e sa 
m e a i se tto r i in d u str ia li m a n ifa ttu r ie r i (3 ) ed  a

(3) E ’ da ricordare che il settore primario (agricoltura), le  
industrie estrattive e il settore terziario, oltre a non riguar
dare direttam ente questo studio, volto essenzialm ente alla in-
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Tav. 24 - Fabbisogni diretti e indiretti di beni e servizi intermedi di produzione nazionale per un milione di lire di domanda finale di beni
e servizi di produzione nazionale.

Incidenza Incidenza
F A B B I S O G N I percentuale F A B B I S O G N I percentuale

SETTORI PRODUTTIVI dei fabbiso SETTORI PRODUTTIVI dei fabbiso

Diretti Indiretti Totale gni indiretti 
sul totale Diretti Indiretti Totale gni indiretti 

sul totale

1. A gricoltura - zootec 19. In du strie  poligrafiche
n ia  - fo reste  - caccia 147.721 66.121 213.842 30,9 e d i t o r i a l i ..................... 439.404 167.381 606.785 27,6

2. P e s c a .......................... 281.639 101.080 382.719 26,4 20. In du strie  m an ifattu 
3. In du strie  e stra ttive  . 218.597 58.915 277.512 21,2 riere varie  . . . . 308.107 118.534 426.641 27,8
4. In du strie  alim entari .21. In du strie  delle co

e bevande . . . . 582.554 143.996 726.550 19,8 struzioni ..................... 417,370 161.312 578.682 27,9
5. In dustrie  del tabacco 89.963 21.934 111.897 19,6 22. Produzione e d istr i
6. In du strie  tessili . . 257.526 89.354 346.880 25,8 buzione di energia

7. In du strie  del vestia elettrica  .......................... 240.122 66.878 307.000 21,8

rio, abb. e arr . . . . 575.173 196.937 772.110 25.5 23. Produzione e d istr i

8. In dustrie  pelli, cuoio 
e calzature . . . .

9. In du strie  del legno .

263.319
221.467

108.821
76.499

372.140
297.966

29,2
25,7

buzione di g a s e di
stribuzion e di m etan o 

24. D istribuzione di ac
q u a  ................................

391.819

318.191

108.834

125.049

500.653

443.240

21,7

28,2
10. In du strie  m etallurgi 25. C om m ercio e attiv ità

che . . . . . . . 318.707 87.510 406.217 21,5 au siliarie  del com 
i l .  In dustrie  m eccaniche m ercio  .......................... 229.254 67.207 296.461 22,7

esclu se  le riparaz. . 361.974 133.472 495.446 26,9 26. A lberghi e pubblici
12. In du strie  costruzione e s e r c i z i .......................... 248.331 78.795 327.126 24,1

mezzi di tra sp orto  . 516.836 214.360 731.196 29,3 27. T rasp o rti e a ttiv ità
13. R ipar. autov., m oto au siliarie  dei tra 

veicoli e ripar. m ecc. sp orti ........................... 272.777 83.024 355.801 23,3
varie  .......................... 385.116 184.021 569.137 32,3 28. Com unicazioni . . . 172.955 60.964 233.919 26,1

14. In dustrie  lavor. m i 29. C redito, assicu razio
nerali non m etalliferi 418.269 125.483 543.752 23,1 ni e gestioni finan

15. In dustrie  chim iche e ziarie  .......................... 81.466 27.368 108.834 25,1
a f f i n i .......................... 333.090 109.331 442.421 24,7 30. Servizi vari . . . . 154.832 53.902 208.734 25,8

16. In dustrie  derivati del 31. Locazione di fab b ri
petrolio  e carbone . 47.119 16.630 63.749 26,1 cati residenziali . . 160.427 64.047 224.474 28,5

17. In dustrie  della gom  32. Pubblica A m m inistra
m a . .......................... 340.023 123.797 463.820 26,7 zione .......................... 216.539 73.742 290.281 25,4

18. In du strie  della carta 33. R ecupero di ro ttam i
e carto tecn ica . . . 326.850 100.181 427.031 23,5 m etallici, stracci, ecc. 192.127 34.550 226.677 15,2 (

Fonte: Elaborazione Centropiani su dati ISTAT.



qu ello  delle co stru zion i, s i  rileva  che i se tto ri 
che fann o re g is tra re  i livelli p iù  elevati di e ffe tto  
g lob a le  di red d ito  (d iretto  e in d iretto ) sono so 
stan z ia lm en te  (1 ) qu elli in cu i ragg iu n go n o  va
lo r i e levati anche i coeffic ien ti d i va lo re  agg iun to  
(e cioè g li in d icato ri degli e ffe tti d ire tti d i red 
d ito). S i  tra t ta  in  p ar tico la re  (c fr. Tav. 25), delle 
in d u str ie  a lim en tar i, del v e stiar io  abb ig liam en to  
e arred am en to , delle pelli, cuoio  e ca lza tu re , del 
legno, delle in d u str ie  m eccan iche, del se tto re  del
la  co stru zion e di m ezzi di tra sp o rto , d i quello  
delle r ip araz io n i m eccan iche, d e lla  lavorazion e 
dei m in erali non m etallife ri, de lle  p o lig rafich e  ed 
ed ito ria li, e infine del se tto re  delle costruzion i.

A pp are com un que p iù  in teressan te , a i fini de lla  
co stru zion e di u n a  « sc a la  d i p r io r ità  » t r a  le ini
ziative  in d u str ia li d a  localizzare  nel M ezzogiorno, 
sp o s ta re  l ’atten zion e d ag li e ffe tti g lob a li su g li 
e ffe tti in d iretti d i redd ito , d e term in ati d a ll’azione 
delle in terdipenden ze esisten ti t r a  i v a r i se tto ri 
p rodu ttiv i. T ali e ffe tti ind iretti, in fa tti, so n o  dei 
veri e p ro p ri in d icato ri del g rad o  di co m p le ssità  
dei se tto r i e sam in ati, e cioè, com e g ià  detto , 
d e lla  p iù  o m eno m a rc a ta  d ipen den za dei loro 
p ro ce ss i p rod u ttiv i d ag li « in p u ts » derivan ti dagli 
a ltr i se tto ri p rodu ttiv i. L ’e sam e dell’inciden za de
gli e ffe tti in d iretti r isp e tto  a  qu elli to ta li fa  em er
gere  inn anzitu tto  che i se tto r i che p rodu con o  
m a g g io r  red d ito  p e r  u n ità  d i p rodu zione (o ssia  
che hanno coeffic ien ti di va lo re  aggiu n to  p iù  ele
v a t i)  fann o co n segu ire  a l s is te m a  econ om ico  nel 
co m p le sso  u n ’attivazion e prop orzion alm en te  m eno 
e lev ata  d i q u e lla  p ro v o ca ta  d ag li a ltr i se tto ri, in 
q u an to  gli e ffe tti in d iretti da  e s s i  p ro d o tti sono 
m inori. G li e ffe tti in d iretti di re d d ito  p iù  elevati, 
e qu ind i il g ra d o  di co m p le ssità  p iù  in ten so , si 
re g istran o  p er  le in d u str ie  a lim en tari, p e r  il ve
stia r io  ab b ig liam en to  e a rred am en to , p e r  l ’in tero  
co m p arto  m etalm eccan ico  ( tra  cui p ar tico la re  r i
levan za a ssu m e  il se tto re  d e lla  co stru zion e dei 
m ezzi d i tra sp o rto ) , e p e r  il se tto re  delle co
struzion i.

P er q u an to  concerne la  d istr ibu z ion e  degli e f
fe tti in d iretti su g li a ltr i se tto r i p rod u ttiv i, s i  r i
leva  (c fr . T a w . A.13 e A.14 in  app en d ice ) che il 
m a g g io r  im p u lso  a l se tto re  ag rico lo  viene im 
p re s so  d a lle  in d u str ie  a lim en tari. I  se tto ri che 
invece d istr ib u isco n o  i loro  e ffe tti in d iretti di 
red d ito  prevalen tem en te a ll ’in d u str ia  so n o  il ve
stia r io  ab b ig liam en to  e arred am en to , le  m ecca-

dividuazione delle priorità relative alla localizzazione dei com
parti strettam ente industriali, sono com unque dei settori re
lativamente indipendenti dagli altri: essi, infatti, presentando  
una quota dei costi dei fattori primari (valore aggiunto) sulla  
produzione m olto elevata, hanno scarsa necessità d i acquisi
zione dei vari « inputs » interm edi, e quindi dipendono in m i
sura m olto attenuata dagli altri settori produttivi. Date le 
finalità della presente indagine non s i terrà inoltre conto dei 
settori: elettricità, gas e  acqua.

(1) Con eccezioni riguardanti soprattutto il settore alim en
tare e  quello del vestiario.

niche, la  co stru zion e  dei m ezzi d i tra sp o rto , la  
lavorazion e dei m in erali non  m etallife ri, la  gom 
m a, le poligrafich e ed  ed ito ria li, l ’in d u str ia  delle 
co stru zion i (2 ). Infine il se tto re  terz iario  risen te  
degli e ffe tti in d iretti d i re d d ito  p rovo cati so 
p ra ttu tto  d a i se tto r i q u a li le in d u str ie  e s tra t
tive, le te ssili, le m etallu rg ich e , le  ch im iche e 
i d erivati del p etro lio  (3 ).

V a so tto lin eato  che l ’e sa m e  o ra  svo lto  riveste  
p ar tico la re  im p o rtan za  p er  u n ’indagine, q u a le  la 
presen te , che s i  p ro p o n g a  d i o ttim izzare  la  scel
ta  dei se tto r i in d u str ia li d a  localizzare  n ell’a re a  
m eno sv ilu p p ata  del p ae se : ta le  e sam e con sen te 
in fa tti di v a lu ta re  i se tto r i d a  localizzare  anche 
in b a se  a lle  loro  in terrelaz ion i con  la  stru ttu ra  
p ro d u ttiv a  g ià  esisten te , s ia  q u e sta  p revalen te
m en te ag rico la , op p u re  g ià  in fa se  di avan zata  
industrializzazione.

4. Interdipendenza in termini di fabbiso
gno di lavoro.

C om e g ià  p iù  vo lte  r ico rd a to , la  con sisten za  
dei fa tto r i  p r im ari in d isp en sab ili a ll ’avvio d i un 
rap id o  p ro ce sso  di sv ilu pp o  co sì com e s i  confi
gu ra  nel M ezzogiorno (s c a r so  il fa tto re  « cap i
ta le  », ab b on d an te  il fa tto re  « lavoro  »), induce 
a  p o rre  l ’accen to , n ella  selezione dei se tto ri indu
str ia li la  cui localizzazione nel M ezzogiorno deve 
r iten ersi p r io r ita r ia , su  qu elle  in iziative in grad o  
di a sso rb ire  quote elevate  di m an od o p era . Si 
tra t ta  qu ind i di in d iv id u are  i se tto r i che p rovo
can o  la  p iù  e levata  attivazion e, d ire tta  e in d iret
ta , di m an odo pera , nei con fron ti del s iste m a  eco
nom ico  co m p le ssivam en te  co n sid erato .

L ’e sam e dei fab b iso gn i d ire tti di lavoro  dei vari 
se tto r i p rod u ttiv i, o tten uti com e p ro d o tto  degli 
e ffe tti d ire tti in term in i d i re d d ito  (coefficien ti 
di v a lo re  agg iu n to ) p er  i rec ip ro ci se tto ria li de lla  
p ro d u ttiv ità  del lav o ro  (4 ), m o stra  che i se tto ri 
che rich iedon o q u ote  m agg io ri d i lav o ro  sono 
ev identem ente quelli in cui s i  r isco n tran o  con
giun tam en te elevati co effic ien ti d i va lo re  aggiun 
to  e b a s s i  livelli di p ro d u ttiv ità  del lavoro  (c fr . T a
v o la  A.6 in  ap p en d ice ). T a li sono in fa tti il se t
tore  te ssile  e  qu ello  del v e stiar io  abb ig liam en to

(2) I settori elencati nel testo fanno registrare un’attivazione 
indiretta nei settori industriali pari ad alm eno il 60 %  del
l'attivazione indiretta totale.

(3) L’attivazione indiretta dei settori m enzionati nel testo  
rispetto al settore terziario oscilla dal 4 0%  al 50 % dell'at
tivazione indiretta totale.

(4) La produttività del lavoro è  stata calcolata com e valore 
aggiunto per occupato. Il valore aggiunto considerato per i 
vari settori è  quello, al costo dei fattori, della tavola delle 
interdipendenze settoriali del 1967. L’occupazione, sem pre ri
ferita al 1967, è  quella che l'ISTAT fornisce a livello dì una 
ventina di settori (di cui 10 per le  industrie manifatturiere) 
e che è  stata appositam ente disaggregata fino al livello dei 
33 settori qui considerati. Tale occupazione è  stata calcolata  
in unità d i perm anenti (e  cioè  occupati perm anenti p iù  1/3 de
gli occupati marginali).
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T a v . 25 - E ffetti d iretti e indiretti sul reddito provocati da un milione di lire di domanda finale di beni e servizi di produzione nazionale.

SETTORI PRODUTTIVI
F A B B I S O G N I Incidenza 

percentuale 
dei fabbiso
gni indiretti 

sul totale

SETTORI PRODUTTIVI
F A B B I S O G N I Incidenza 

percentuale 
dei fabbiso
gni indiretti 

sul totale
Diretti Indiretti Totale Diretti Indiretti Totale

1. A gricoltura - zootec 18. In du strie  della carta 402.451 225.975 628.426 36,0
n ia - fo reste  - caccia 820.229 109.791 930.020 11,8 e carto tecn ica . . .

2. P e s c a .......................... 705.449 188.293 893.742 21,1 19. In du strie  poligrafiche 498.459 297.010 795.469 37,3
3. In du strie  estrattive  . 762.770 155.732 918.502 16,9 e d i t o r i a l i .....................

4. In du strie  alim en tari 20. In du strie  m an ifattu  445.436 209.882 655.318 32,0
e bevande ..................... 222.688 511.618 734.306 69,7 riere varie  . . . .

5. In du strie  del tabacco 104.873 78.793 183.666 42,9 21. In du strie  delle co 519.444 310.163 829.607 37,4
6. In du strie  tessili . . 484.224 188.962 673.186 28,1 struzioni .....................

7. In du strie  del vestia 22. Prod. e d istr . di ener 558.020 135.850 693.870 19,6
rio, abb . e a rr. . . 349.698 402.041 751.739 53,5 g ia  e le ttrica  . . . .

8. In du strie  pelli, cuoio 23. Prod. e d istr . d i g a s 478.148 329.252 807.400 40,8
e calzature . . . . 523.621 191.044 714.665 26,7 e d istr . di m etano .

668.160 222.440 890.600 25,0
9. In du strie  del legno . 554.050 171.668 725.718 23,6 24. D istr. d i acq u a  . .

10. In du strie  m etallurgi 25. C om m ercio e a ttiv ità 663.565 154.830 818.395 18,9
che ............................... 371.387 226.394 597.781 37,9 ausil. del com m ercio

11. In du strie  m eccaniche 26. A lberghi e pubblici 743.440 169.292 912.732 18,6
esclu se  le riparazion i 486.220 242.472 728.692 33,3 e s e r c i z i ..........................

12. In du strie  costruzione 27. T rasp . e a ttiv ità  au- 712.857 153.116 865.973 17,7
m ezzi di tra sp o rto  . 369.062 362.750 731.812 49,6 siliarie  dei tra sp o rti

764.400 139.353 903.753 15,4
13. R ipar. autov., m oto 28. Com unicazioni . . .

veicoli e ripar. mecc. 29. C redito, a ss ic . e ge 770.185 67.335 837.520 8,0
varie  .......................... 539.562 273.542 813.104 33,6 stion i finanz. . . .

780.980 106.434 887.414 12,0
14. In du strie  lavor. m i 30. Servizi vari . . . .

nerali non m etalliferi 474.901 288.511 763.412 37,8 31. Locaz. di fabbr. re 790.312 131.813 922.125 14,3
15. In du strie  chim iche e sidenziali .....................

a f f i n i .......................... 460.255 222.456 682.711 32,6 32. Pubblica A m m inistra 767.857 169.292 937.149 18,1
16. In du strie  derivati del zione ..........................

petrolio  e carbone . 72.278 37.807 110.085 34,3 33. R ecupero di ro ttam i 714.749 144.986 859.735 16,9
17. In du strie  0 della  gom  m etallici, stracci, ecc.

m a ............................... 460.079 234.540 694.619 33,8

Fonte: Elaborazione Centropiani su dati ISTAT.



e a rred am en to , il s c t to t«  de lle  p elli cuoio  e ca l
zatu re , il legno, il co m p a rto  delle rip araz ion i m ec
can iche (c fr. Tav . 26). V iceversa, t r a  i se tto r i che 
p resen tan o  il m in or fab b iso gn o  d ire tto  di lavoro  
sono le in d u str ie  re la tive  a i d erivati de l p etro lio  
e del carbone, qu elle  m etallu rg ich e , le chim iche, 
le  in d u str ie  d e lla  gom m a e q u e lla  d e lla  co stru z io 
ne dei m ezzi d i tra sp o rto . Q uesti r isu lta ti con fer
m an o dunque in  gen erale  q u an to  d e tto  a  p ro p o 
sito  de ll'e levata  in ten sità  d i lav o ro  p ro p r ia  dei 
se tto r i a d  a lta  in ten sità  d i v a lo re  aggiim to  ed  a  
b a sso  livello d i p ro d u ttiv ità . V a  tu ttav ia  r ic o r
d a to  che il livello d i aggregazio n e  qu i co n sid era
to  non con sen te  d i sp in gere  l ’e sam e a l de ttag lio  
che invece sa reb b e  op portun o . S e  a d  e sem p io  si 
p o te sse  sc o rp o ra re  il co m p arto  delle  m eccan iche 
nei v a r i g ru p p i di p rodu zion i ch e lo  com pongono 
m olto  vero sim ilm en te  em ergereb b ero  qu ei se tto r i 
p ro g re ss iv i a d  e levata  p ro d u ttiv ità  m a  anche a  
fo rte  occupazione che sono g ià  s ta t i  m enzion ati 
com e i se tto r i su i q u a li do vrebbero  in cen trarsi 
le sce lte  « stra teg ich e  ».

E sam in an d o  invece i fab b iso gn i to ta li d i la 
voro — d ire tti e in d iretti —  p ro v o ca ti d a ll’e sp an 
sione d e lla  d o m an d a  d i ogn i se tto re  produ ttiv o , 
s i  rileva  che a i se tto ri m enzion ati com e a ttiv a 
to ri d ire tti di m an o d o p era  sono da  aggiun gere 
il se tto re  a lim en tare , il co m p arto  delle m eccan i
che, qu ello  d e lla  lavorazion e dei m in erali non 
m etallife ri, e in fine qu ello  delle in d u str ie  m an i
fa ttu r ie re  varie. L a  d iffo rm ità  delle due g ra d u a 
torie  (q u e lla  re la tiv a  a i fab b iso g n i d ire tti e  q u e lla  
re la tiv a  a i fab b iso gn i g lo b a li) è do vu ta  eviden
tem en te a lla  d iv e rsa  inciden za dei fab b iso gn i in
d ire tti d i occupazione, i q u ali m isu ran o , com e g ià  
detto , la  in ten sità  d e ll’a ttivazion e p ro v o ca ta  d a  
c ia scu n  se tto re  p rod u ttiv o  p er  e ffe tto  del ra p 
p o rto  tr a  la  do m an d a  re la tiv a  a lla  su a  p rodu zion e 
e qu ella  re la tiv a  a lle  p rodu zion i degli a ltr i  se tto ri.

I  livelli p iù  elevati de i fab b iso gn i in d iretti in 
e sam e s i  re g istran o  p e r  i se tto ri: a lim en tari, ve
s tia r io  abb ig liam en to  e  arred am en to , co stru zion e 
dei m ezzi d i tra sp o rto , r ip araz io n i m eccan iche, 
lavorazion e dei m in erali non m etallife ri, indu
str ie  p o lig rafich e  ed  ed ito ria li. P er q u an to  r ig u a r
d a  p o i la  d istr ibu zion e degli e ffe tti in d iretti, si 
rileva, com e del re sto  e ra  ovvio , che i se tto ri 
a lim en tar i e delle bevan d e e il se tto re  del ta 
bacco , in qu an to  tra sfo rm a to r i d i p ro d o tti a g r i
coli, r iversan o  i loro  e ffe tti in d iretti in  term in i 
d i attivazion e di lav o ro  su l se tto re  agrico lo  ste sso . 
(P er en tram bi i se tto r i c irc a  l ’85 % de i fa b b iso 
gni in d iretti di lavoro  r igu ard an o  il se tto re  a g r i
colo). T ra  i se tto r i p iù  p ro p riam en te  in d u stria li, 
qu ello  d e lla  lavorazion e del legno e qu ello  della  
ca r ta  sono i se tto ri la  cu i a ttivazion e in d iretta  
concerne m agg iorm en te  il se tto re  p r im ario  (r i
sp ettivam en te  43,5 % e 28,8 % r isp e tto  a l  to ta le  
dei fab b isogn i in d iretti). Per qu an to  r ig u ard a  in

vece i se tto r i i cu i e ffe tti in d iretti sono d estin ati 
p revalen tem en te a l se tto re  in d u stria le , em ergono 
tra  e s s i  (c fr . Tavv. A.15 e A.16 in  app en d ice ) il ve
stia r io  ab b ig liam en to  e arred am en to , il co m p arto  
m eccan ico  e d e lla  co stru zion e dei m ezzi d i tra 
sp o rto , le in d u str ie  d e lla  gom m a, le  poligrafich e 
ed  ed ito ria li e l ’in d u str ia  delle costruzion i, e cioè 
in  p ra tic a  quei se tto r i d i cu i g ià  e ra  s ta ta  accer
ta ta  nei p receden ti p arag ra fi la  co m p le ssità  dei 
p ro ce ss i p rodu ttiv i.

5. Interdipendenza in termini di fabbiso
gno di capitale.

L a  valutazione , o ltre  che d e ll’in terd ipenden za 
in term in i d i redd ito  e di occupazione, dei fa b 
b isogn i di ca p ita le  re la tiv i a l l ’e span sion e  d e lla  
d o m an d a  fin ale  dei v a r i se tto r i p ro d u ttiv i, a s 
su m e p ar tico la re  rilievo  a i fin i d e lla  se lezione dei 
se tto r i d a  localizzare  in  u n ’a re a  com e q u ella  del 
M ezzogiorno, in  cui, com e g ià  detto , a ll ’abbon 
d an za  del fa tto re  lavoro  co rrisp o n d e  la  notevole 
sc a r s ità  del fa tto re  cap ita le  (o  m eglio  la  note
vole d iffico ltà  d i reperim en to  del cap ita le  n eces
sa r io  a l l ’au sp ica to  vo lu m e di in vestim en ti). L a  
valu tazion e dei fab b iso gn i d i cap ita le  è s ta ta  e f
fe ttu a ta  co llegan d o  a lla  m atr ice  dei fab b isogn i 
d i lav o ro  i co effic ien ti d i c ap ita le  p e r  ad d etto  
re la tiv i a i v a r i se tto r i p ro d u ttiv i (1).

C on sid eran do  d a p p r im a  i fab b iso gn i d ire tti di 
cap ita le , re la tiv i a i nuovi cap ita li d a  in vestire  
nel se tto re  co n sid era to  p er  fa r  fro n te  a d  u n ità  
aggiun tive d i do m an d a  fin a le  dello  s te sso  set-

(1) La stim a dei coefficienti settoriali di capitale per addetto  
è stata effettuata sulla base di aggiornate valutazioni dello  
stock di capitale esistente al 1967 relativo ai settori indu
striali. Della stim a deH'occupazione si è  già detto (cfr. nota
4 paragrafo 4) a proposito della produttività del lavoro. Per 
quanto riguarda la stim a dei coefficienti di capitale negli 
altri settori produttivi (agricoltura e  terziario), s i è  dovuto  
sopperire alla mancanza di dati relativi alla consistenza dello  
stock di capitale a ll’anno 1967. A tal fine sì è  partiti dallo 
stock di capitale valutato dall'ISTAT al 1963 (Cfr.: G. D e  M eo , 
« P rodu ttività  e d istribuzione del redd ito  in Ita lia  nel periodo  
2951-63 », Roma 1965), cui sono stati aggiunti per gli anni 1964, 
1965, 1966 e 1967 gli investim enti fissi al netto degli ammor
tam enti necessari per la ricostituzione del capitale stesso. 
In tal m odo si è  ottenuta una stim a sufficientem ente atten
dibile, anche se grossolana, dello stock di capitale nei settori 
extraindustriali al 1967 e  quindi, dividendo per la corrispon
dente occupazione, dei rispettivi coefficienti m edi di capitale.

Per alcuni gruppi di settori per i quali non si disponeva  
dì valutazioni dello stock per ciascun settore del gruppo, tal
volta si è ipotizzato un coefficiente di capitale uguale per i 
diversi settori (così per il com m ercio, alberghi e pubblici 
esercizi; così per elettricità, gas e acqua etc .), talaltra si è 
preferito utilizzare le distanze percentuali tra i vari settori 
appartenenti al gruppo quali si presentavano nel 1959. (Si 
è operato in  tal m odo per agricoltura e  pesca, costruzioni 
di m ezzi d i trasporto e  riparazioni, chim iche e  derivati del 
petrolio. Cfr. Comitato dei M inistri per il Mezzogiorno, « V an a’ 
lis i delle  in terdipendenze s tru ttu ra li p e r  una po litica  d i indu
stria lizzazione  », a cura di M. Di Palma, Quaderni di studi e 
ricerche n. 2, Roma 1968).
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Tav. 26 - Fabbisogni diretti e indiretti di unità di lavoro per mille miliardi di lire di domanda finale di beni e servizi di produzione
nazionale.

SETTORI PRODUTTIVI

1. A gricoltura - zootec
n ia  - fo reste  - caccia

2. P e s c a ..........................
3. In du strie  e stra ttive  .
4. In du strie  alim en tari 

e bevande .....................
5. In du strie  del tabacco
6. In du strie  te ss ilfi  . .
7. In du strie  del vestia

rio, abb . e a rr. . .
8. In du strie  pelli, cuoio 

e calzature . . . .
9. In du strie  del legno .

10. In du strie  m etallu rgi
che ................................

11. In du strie  m eccaniche 
esclu se  le riparazion i

12. In du strie  costruzione 
m ezzi d i tra sp o rto  .

13. R ipar. autov., m oto
veicoli e ripar. mecc. 
varie  ..........................

14. In du strie  lavor. m i
nerali non m etalliferi

15. In du strie  chim iche e 
a f f i n i ..........................

16. In du strie  derivati del 
petrolio  e carbone .

17. In dustrie  della gom 
m a ...............................

F A B B I S O G N I

Diretti

680.840
945.302
320.363

84.621
71.314

329.272

384.668

481.731
498.645

126.272 

213.937 

143.934

399.276

270.694

151.884

10.842

110.419

Indiretti

47.078
99.860
49.259

359.556
54.911
69.234

219.417

80.114
82.712

74.003

87.466

136.484

106.358

106.560

85.011

13.382

93.442

Totale

Incidenza 
percentuale 

dei fabbiso
gni indiretti 

sul totale

SETTORI PRODUTTIVI

727.918
1.045.162

369.622

444.177
126.225
398.506

604.085

561.845
581.357

200.275

301.403

280.418

505.634

377.254

236.895

24.224

203.861

6,9
9j6

13.3

81,0
43,5
17.4

36.3

14.3
14.2

37.0

29.0

48.7

21.0

28.3 

35,9 

55,2

45.8

18. In du strie  della carta  
e carto tecn ica . . .

19. In du strie  poligrafiche 
e d i t o r i a l i .....................

20. In du strie  m an ifattu 
riere varie  . . . .

21. In du strie  delle co
struzioni .....................

22. Prod. e d istr . d i ener
gia e lettrica  . . . .

23. Prod. e d istr . di g a s 
e d istr . di m etano .

24. D istr. di acq u a . .
25. Com m ercio e attiv ità  

ausil. del com m ercio
26. A lberghi e pubblici 

e s e r c i z i ..........................
27. T rasp . e a ttiv ità  au- 

silia rie  dei tra sp o rti
28. Com unicazioni . . .
29. C redito, assic . e ge

stioni finanz. . . .
30. Servizi vari . . . .

31. Locaz. di fabbr. re
sidenziali .....................

32. Pubblica A m m inistra
zione ..........................

33. R ecupero di ro ttam i 
m etallici, stracci, ecc.

F A B B I S O G N I

Diretti Indiretti Totale

160.980

114.646

213.809

311.666

78.123

86.067
153.677

291.969

490.670

263.757
252.252

115.528
460.778

284.107

314.490

89.048

113.808

89.542

132.488

50.554

129.125
88.464

62.812

66.231

57.902
54.768

28.940
37.919

67.294

63.432

32.784

250.028

228.454

303.351

444.154

128.677

215.192
242.141

354.781

556.901

321.659
307.020

144.468
498.697

67.294

347.539

347.274

Incidenza 
percentuale 

dei fabbiso
gni indiretti 

sul totale

35.6

49.5

29.5

29.8

39.3

60,0
3(5,5

17.7

11.9

18,0
17.8

20,0
7,6

100,0

18.3

19.4

Fonte; Elaborazione C entropiani su  dati ISTAT.



tore  (1 ), s i  rilev a  (c fr . T av . 27) che ta li fab b iso gn i 
sono p artico la rm en te  elevati (2 ) nei se tto ri; in
d u str ie  te ssili, in d u str ie  m etallu rg ich e , la v o ra 
zione dei m in erali non m etallife ri, in d u str ie  della 
gom m a, c a r ta  e  carto tecn ica. E ’ op po rtu n o  p erò  
rilev are  che ta li se tto r i non  o bbed isco n o  tu tti 
a lla  s te ss a  logica. In fa tti p e r  le in d u str ie  m etal
lurgiche, le in d u str ie  de lla  g o m m a e qu elle  della 
c arta , l'e levata  attivazion e d ire tta  in term in i di 
cap ita le  d ipen de essen zia lm en te d ag li a lti  livelli 
dei coeffic ien ti m ed i di c ap ita le  p e r  a d d e tto  (d a  
5 a  10 m ilioni p e r  ad d e tto ) (3). P er il se tto re  
d e lla  lavorazion e dei m in era li non m etallife ri e 
so p ra ttu tto  p e r  qu ello  te ssile , invece, l ’e levato 
fab b iso gn o  d ire tto  d i cap ita le  è  d a  a ttr ib u ire  non 
tan to  ai coeffic ien ti d i c ap ita le  p er  ad d etto  (o scil
lan ti nei due se tto r i tra  i 2 e i 3 m ilion i), q u an to  
al fa tto  che q u esti se tto r i p resen tan o  coeffic ien ti 
d i va lo re  aggiu n to  p iu tto sto  elevati (c irca  0,50 p er  
u n a u n ità  di p rodu zion e) e v ice v ersa  m o d esti 
livelli di p ro d u ttiv ità , p e r  cui i con segu en ti ele
v ati fab b iso gn i d ire tti d i lavoro  m o ltip lica ti p er 
i risp ettiv i ra p p o r ti c ap ita le  p er  ad d e tto  deter
m in an o ap p u n to  gli elevati fab b iso gn i d ire tti di 
cap ita le  in  e sam e (4 ).

(1) La logica che conduce alla determ inazione dei fabbisogni 
di capitale è la seguente: l'espansione della domanda finale 
in un determinato settore ha effetti sull'increm ento di valore 
aggiunto (effetto diretto di reddito) e  sul fabbisogno aggiun
tivo di manodopera (fabbisogno diretto di lavoro), cui si col
lega infine, tram ite il coefficiente di capitale per addetto dello 
stesso settore, il fabbisogno diretto di capitale.

(2) Non vengono qui considerati, com e già detto, i  settori 
primario e terziario, nei quali peraltro si registrano fabbisogni 
diretti di capitale m olto elevati, conseguenza della elevata 
attivazione diretta in term ini di reddito (coefficienti di valore 
aggiunto) caratteristica di tali settori.

(3) E' opportuno richiamare l ’attenzione sul fatto che il 
coefficiente di capitale per addetto menzionato nel testo è 
« concettualm ente » diverso rispetto all'intensità di capitale 
citata a proposito dei settori « strategici » ad elevata produt
tività (cfr. retro, il paragrafo 3 del capitolo secondo): nel 
primo caso infatti si tratta di un  rapporto tra due stock  
(capitale fisso e occupati), nel secondo d i un  rapporto fra 
due flussi (investim enti e  nuovi addetti): i  due coefficienti 
non sono pertanto comparabili. E cioè m entre nel prim o caso  
vengono com prese tutte le  attività di ciascun settore quali 
quelle marginali o di m odeste dim ensioni con arretrate strut
ture tecnologiche, nel secondo caso vengono considerati so
lam ente i nuovi im pianti con le  tecnologie attualm ente più  
avanzate.

(4) Ai settori che fanno registrare elevati fabbisogni diretti 
di capitale è opportuno inoltre aggiungere quello dei derivati 
del petrolio e del carbone, il cui livello di fabbisogno diret
to di capitale appare invece dalla Tav. 27 m olto m odesto. 
Ciò deve però essere attribuito ad una « distorsione » stati
stica provocata dal fatto di aver calcolato i coefficienti di 
valore aggiunto (e cioè gli effetti d iretti d i reddito da cui 
originano sia i fabbisogni diretti in  term ini di lavoro che 
quelli in term ini di capitale) sulla base del valore aggiunto 
al costo dei fattori, privo cioè delle im poste indirette che, 
per il settore in  esam e (com e anche per quello del tabacco), 
assum ono valori elevatissim i (basti pensare a tal proposito  
che secondo la tavola intersettoriale del 1967 considerata in 
questa indagine, su 100 lire di valore aggiunto ai prezzi di 
mercato del settore dei derivati del petrolio e del carbone, 
soltanto 12 spettano com e rem unerazione ai fattori della pro
duzione, mentre le residue 88 vengono assorbite appunto 
dall'im posizione indiretta).

S e  si esam in an o  i fab b iso g n i g lo b a li d i c ap ita le  
p er  u n ità  d i do m an d a  fin ale , s i  r ilev a  che i se t
to r i in cui ta li  fab b iso g n i raggiu n gon o  i livelli 
p iù  elevati sono in n an zitu tto  qu elli g ià  elencati 
com e e levati a ttiv a to r i d ire tti d i ca p ita le  (te ssili, 
m etallu rg ich e , etc .), cu i s i  aggiim gon o il se tto re  
a lim en tare , quello  d e lla  co stru zion e  dei m ezzi di 
tra sp o rto , il co m p arto  delle ch im iche e quello  
delle in d u str ie  m an ifa ttu r ie re  varie.

P er qu an to  r ig u ard a  invece l ’attivazion e indi
re t ta  in term in i d i ca p ita le  d i c ia scu n  se tto re  
su g li a ltr i se tto r i p ro d u ttiv i, s i  n o ta  che, co n tra
riam en te  a  q u an to  g ià  v isto  p e r  i fab b iso gn i « d i
re tti  », i se tto r i in cu i s i  re g istran o  i p iù  elevati 
fab b iso gn i in d iretti d i c ap ita le  so n o  qu elli che 
p resen tan o  n otevole co m p le ssità  nei risp ettiv i 
p ro ce ss i p ro d u ttiv i o che effe ttu an o  m agg io ri t ra 
sfo rm azio n i d i « in p u ts » in term ed i (o ss ia  che p re
sen tan o  b a s s i  co effic ien ti d i va lo re  aggiun to). 
T a li sono il se tto re  a lim en tare , il v e stiar io  ab b i
g liam en to  e arred am en to , il co m p arto  delle m ec
can iche, qu ello  de i m ezzi d i tra sp o rto , l ’indu
s tr ia  de lla  lavorazion e dei m in erali non m etalli
feri, le poligrafich e ed ed ito ria li (5).

Per qu an to  concerne in o ltre  la  d istr ibu zion e dei 
fab b iso gn i in d iretti tra  i v a r i se tto r i p rodu ttiv i 
(c fr. Tavv. A.17 e A.18 in  app en d ice ) valgon o  p iù  o 
m eno le s te sse  o sse rv az io n i svo lte  a  p ro p o sito  
d e lla  destinazione degli e ffe tt i in d iretti d i redd ito  
e d i lavoro . Anche p er  qu an to  concerne i fa b b iso 
gni in d iretti di cap ita le  in fa tti, s i  n o ta  che le quo
te m agg io r i del se tto re  a lim en tare  e di qu ello  del 
tab acco  so n o  d estin a te  a ll ’a g r ico ltu ra : ta li  qu ote  
si agg iran o  a tto rn o  a ll ’SO % de l to ta le  dei fa b 
b iso gn i d ire tti dei due se tto ri. L e  qu ote  p iù  co
sp icu e  r isp e tto  a l l ’a ttivaz ion e  in d ire tta  to ta le  in 
term in i di c ap ita le  vengono d e stin a te  a l  se tto re  
in d u str ia le  dai se tto r i: v e stiar io , ab b ig liam en to  e 
arred am en to , in d u str ie  m eccan iche e d e lla  co stru 
zione dei m ezzi di tra sp o rto , in d u str ie  della 
gom m a, p o lig rafich e  ed  ed ito ria li, in d u str ia  delle 
costruzion i.

6. Alcune considerazioni di sintesi.
I  r isu lta t i  de ll’a n a lisi sv o lta  n ei p a ra g ra f i  p re

cedenti consen tono o ra  d i in d iv id uare  u n ’u lterio re  
« g rad u a to ria  » se tto ria le  (6 ), che fa cc ia  em ergere

(5) Anche in  questo caso, il livello di aggregazione della  
tavola intersettoriale del 1967 non consente un ’analisi maggior
m ente dettagliata. Tale lim ite è  particolarm ente avvertito nel
la considerazione dei comparti m eccanico e  chim ico, le cui 
differenze, anche sotto il profilo del fabbisogno d i capitale, 
vengono sensibilm ente appiattite. E ’ tuttavia possibile rilevare 
comparando i  fabbisogni di capitale e  l ’attivazione in  ter
m ini di lavoro dei due settori in  esam e, che a fabbisogni di 
capitale pressoché uguali fa riscontro u n ’attivazione com ples
siva di occupazione ben diversificata, superiore cioè nel com 
parto m eccanico di oltre il 25 Ya rispetto al settore chim ico.

(6) La prima « graduatoria » è  stata approntata sulla base 
dei requisiti d i localizzazione industriale (cfr. retro il para
grafo 5 del capitolo secondo).
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Tav. 27 - Fabbisogni diretti e indiretti di capitale per un milione di lire di domanda finale di beni e servizi di produzione nazionale.

F A B B I S O G N I
SETTORI PRODUTTIVI

Diretti

1. A gricoltura - zootec
n ia - foreste  - caccia

2. P e s c a ..........................
3. In du strie  e stra ttive  .
4. In du strie  alim en tari 

e bevande .....................
5. In du strie  del tabacco
6. In du strie  te ssilfi . .
7. In du strie  del vestia

rio, abb. e arr . . .
8. In du strie  pelli, cuoio 

e calzature . . . .
9. In du strie  del legno .

10. In du strie  m etallurgi
che ...............................

11. In du strie  m eccaniche 
esclu se  le riparazion i

12. In du strie  costruzione 
m ezzi d i tra sp o rto  .

13. R ipar. autov., m oto
veicoli e ripar. mecc. 
varie  ..........................

14. In du strie  lavor. m i
nerali non m etalliferi

15. In du strie  chim iche e 
a f f i n i ..........................

16. In dustrie  derivati del 
petrolio  e carbone .

17. In du strie  della gom 
m a ...............................

2.195.777
1.214.619
1.528.516

274.342
231.200
764.471

198.373

248.429
341.023

1.169.543

420.408

510.347

206.146

775.620

553.587

120.110

771.597

Indiretti

182.533
257.666
256.781

1.211.944
181.580
287.056

593.970

299.602
304.005

425.398

508.103

624.658

402.107

577.959

449.748

64.565

383.338

Totale

2.378.310
1.472.285 
1.785.297

1.486.286 
412.780

1.051.527

792.343

548.031
645.028

1.594.941

928.511

1.135.005

608.253

1.353.579

1.003.335

184.675

1.154.935

Incidenza 
percentuale 

dei fabbiso
gni indiretti 

sul totale

7,7
n ,5
14.4

81.5
44.0 
27,3

75.0

54.7
47.1

26.7

54.7

55.0

66.1

42.7

44.8 

35,0 

33,2

SETTORI PRODUTTIVI

18. In du strie  della ca rta  
e carto tecn ica . . .

19. In du strie  poligrafiche 
e d i t o r i a l i .....................

20. In du strie  m an ifattu 
riere varie  . . . .

21. In du strie  delle co
struzioni .....................

22. Prod. e d istr . di ener
g ia  ele ttr ica  . . . .

23. Prod. e d istr . d i gas 
e d istr . di m etano .

24. D istr. di acq u a . .
25. Com m ercio e attiv ità  

ausil. del com m ercio
26. A lberghi e pubblici 

e s e r c i z i ..........................
27. T rasp . e  a ttiv ità  au- 

silia r ie  dei tra sp o rti
28. Com unicazioni . . .
29. C redito, a ss ic . e ge

stion i finanz. . . .
30. Servizi vari . . . .

31. Locaz. di fabbr. re
sidenziali .....................

32. Pubblica A m m inistra
zione ..........................

33. R ecupero di ro ttam i 
m etallici, stracci, ecc.

F A B B I S O G N I

Diretti

833.732

437.409

815.745

93.874

2.197.006

2.420.411
4.321.766

511.938

860.341

2.305.553
2.204.985

202,566
807.928

2.008.949

551.427

Indiretti

422.357

538.373

373.416

477.157

191.984

630.192
320.743

256.666

326.545

183.140
199.037

114.221
150.699

120.839

182.992

104.528

Totale

1.256.089

975.782

1.189.161

571.031

2.388.990

3.050.603
4.642.509

768.604

1.186.886

2.488.693
2.404.022

316.787
958.627

120.839

2.191.941

655.955

Incidenza 
percentuale 

dei fabbiso
gni indiretti 

sul totale

33.1

55.2

31.4

83.6 

8,0

20.7 
6,9

33.4

27.5

7,4
8.3

36,1
15.7

100,0

8.4 

15,9

Fonte: E laborazione C entropiani su  dati ISTAT.



quei se tto r i la  cu i localizzazion e Bel M ezzogiorno 
è  d a  r iten ers i p r io r ita r ia  non  p iù  su lla  b a se  di 
re q u is it i  d i localizzazione, qu an to  su lla  b a se  di 
concreti elem en ti d i in terd ipenden za e d i inte
grazion e in d u stria le .

D a tale  g rad u ato ria , r ip o r ta ta  n ella  Tav . 28, 
em erge che i se tto r i che p rovo can o  la  m agg io r 
attivazion e in term in i d i re d d ito  e di lavoro  e che 
nel contem po p resen tan o  un  fab b iso gn o  di cap i
tale  non tro p p o  elevato  sono i seguen ti:

— v estiar io , ab b ig liam en to  e arred am en to ;

— costru zion i;

— m eccan iche;

— legn o e  m ob ilio ;

— p o lig rafich e  ed  ed ito ria li;

— pelli, cu o io  e ca lza tu re ;

— alim en tari e bevande.

Il livello d i aggregaz io n e  se tto r ia le  co n sid erato  
in q u e st ’indagin e non con sen te d ì o p erare  con
fron ti esau rien ti con  le ind icazion i em erse  d ai do
cum enti p ro g ra m m a tic i degli u ltim i ann i (1 ) e 
con  la  g ra d u a to r ia  « teo rica  » dei se tto r i e lab o
r a ta  su lla  b a se  dei re q u is iti  e fa tto r i  d i localiz
zazione in d u str ia le  (2 ). In  lin ea  d i m a ssim a , tut-

(1) Cfr. le osservazioni esposte nel capitolo primo.
(2) Cfr. retro il paragrafo 5 del capitolo secondo.

Tav. 28 - « G raduatoria  » dei settori industriali m anifatturieri e delle costruzioni su lla  base dei risu ltati 
dell’analisi di interdipendenza e di integrazione settoriale.

Numero
progressivo

9
10

11

12

13
14

15
16

17
18

Interdipendenza in  term ini di:

produzione

V estiario , ab b ig lia 
m en to  e arred am en to  
C ostruzione m ezzi di 
tra sp o rto
A lim entari e bevande

Poligrafiche ed  edi
to ria li 
C ostruzioni

R iparazion e au to , m o
toveicoli e cicli, e 
rip . m eccan ich e varie  
L avorazion e m in era
li non m etallife ri 
M eccaniche

G om m a
C him iche e a ffin i

C arta  e carto tecn ica

M an ifatturiere  varie

M etallurgiche 
Pelli, cuoio  e calza
ture 
T essili
Legno e m obilio  

T ab acco
D erivati del p etro lio  
e del carbone

reddito

C ostruzioni

R iparazion i m eccan i
che
Poligrafiche ed  ed i
to ria li
Lavorazione m in erali 
non m etallife ri 
V estiario , ab b ig lia 
m ento  e arred am en to  
A lim entari e bevande

C ostruzione m ezzi di
tra sp o rto
M eccaniche

Legno e m obilio  
Pelli, cuoio e ca l
zatu re  
G om m a

Chim iche e a ffin i 

T essili
M an ifattu riere  varie

C ar ta  e carto tecn ica  
M etallurgiche

T ab acco
D erivati del p etro lio  
e del carbon e

lavoro

V estiario , abbiglia- 
m ento  e arred am en to  
Legno e m obilio

Pelli, cuoio  e  ca lza
ture
R ip arazion i m eccan i
che
A lim entari e bevande 

C ostruzioni

T essili

Lavorazione m in erali 
non m etallife ri 
M an ifatturiere varie  
M eccaniche

C ostruzione m ezzi di 
tra sp o rto
C arta  e carto tecn ica

C him iche e a ffin i 
Poligrafiche ed  ed i
to ria li 
G om m a 
M etallurgiche

T ab acco
D erivati del p etro lio  
e de l carbon e

capitale

M etallurgiche

A lim entari, © bevande

L avorazione m in era
li non m etallife ri 
C arta  e carto tecn ica

M an ifa ttu riere  varie

G om m a

C ostruzione m ezzi di
tra sp o rto
T essili

C him iche ed  a ffin i 
Poligrafiche cd  edi
to ria li 
M eccaniche

V estiario , a b b ig lia 
m ento  e arred am en to  
Legno e m obilio  
R ip arazion i m eccan i
che
C ostruzion i 
Pelli, cuoio  e ca lza
ture
T ab acco
D erivati del p etro lio  
e del carbon e

î’on te; E lab o raz io n e  C entropiani. 
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tav ia , è p o ss ib ile  rilev are  che le tre  g rad u ato rie  
non contengono elem enti m olto  d issim ili. In  p a r
tico lare , p er  qu an to  rig u ard a  il con fron to  tra  le 
due g rad u a to rie  co stru ite  nel co rso  d i q u esto  stu 
dio, si p u ò  n o tare  che i se tto ri m enzion ati n ella  
p ag in a  p receden te  sono p resen ti tu tti n e ll’u ltim a 
c la sse  d e lla  « g rad u a to ria  teo rica  », e cioè in  qu el
la  a  p iù  e levata  p rop en sion e  a lla  localizzazione 
lib era  d a  vincoli. C osì in fa tti è p e r  il v e stiar io  e

abb ig liam en to , co sì p e r  m o lta  p a r te  delle indu
str ie  m eccan iche (in  p artico la re : e le ttron ica , e le t
trom eccan ica , stru m en taz ion e  non elettron ica), 
co sì an co ra  p er  il m obilio  (so tto -setto re  p iù  
d in am ico  del co m p arto  legno e  m ob ilio ), co sì 
p e r  le pelli e cuoio, p e r  le p o ligrafich e  ed  infine 
p er  la  p a r te  p iù  m o d ern a delle in d u str ie  a lim en 
tari, e cioè p er  l ’in d u str ia  della  conservazion e 
a lim en tare .
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Nota metodologica al capitolo quarto

1. Generalità.
In  q u e sta  n o ta  sono an alizzati a lcu n i a sp e tti 

m etodo logic i concern en ti il m odo  in  cu i il m o
dello d i L eon tie f p u ò  e sse re  u tilizzato  p e r  la  se 
lezione dei se tto r i in d u str ia li p iù  idon ei p e r  fa 
vorire  il p ro c e sso  d i sv ilu pp o  di u n ’a re a  che p re
se n ta  u n 'am p ia  d isp o n ib ilità  di fo rze  d i lavoro  
ed  im a ce rta  caren za  d i m ezzi finanziari.

2 . Il modello di Leontief.
I l m odello  d i L eon tief, n oto  anche co m e m o

dello  delle in terdipenden ze stru ttu ra li, descrive  
il m eccan ism o  di fo rm azion e  e d ’im piego  delle 
r iso rse  d i c ia scu n  se tto re  m ed ian te  u n a  se rie  di 
re lazion i analitich e defin ite  r isp ettiv am en te  « eq u a
zioni dei co sti » e d  « equazion i delle  vend ite  e  di 
b ilan cio  ».

In d ica to  con  Xi il va lo re  de lla  p rodu zion e del 
se tto re  n azion ale  i, con  Mi quello  delle im p o rta 
zioni d i ben i e serv iz i p ro d o tti da l se tto re  e ste
ro  i, con  Di le d isp o n ib ilità  del se tto re  i, con  pXij 
il va lo re  dei ben i e serv iz i in term ed i del se tto re  i, 
p ro d o tti nel p ae se  e ven d uti a l se tto re  n azion ale  j, 
e con  mXij il va lo re  dei ben i e servizi p ro d o tti dal 
se tto re  e stero  i, e  im p o rta ti da l se tto re  n azion ale j. 
con Vj il v a lo re  aggiu n to  del se tto re  j ,  con pYi la 
do m an d a  fin a le  d i ben i e serv iz i de l se tto re  i 
(con sum i, investim en ti ed  esp o rtazio n i) so d d is fa t
t a  con p ro d o tti n azion ali, e con  mYi la  do m an d a  
finale d i ben i e serv iz i del se tto re  i so d d isfa tta  
con p ro d o tti di im portaz ion e, p er  ognuno dei se t
to ri in  cu i s i  su d d iv id e  l ’econ om ia d i un p ae se  
valgon o le segu en ti re laz ion i con tab ili

Xj =  Spxu +  SmXij +  Vj (equ azion e dei
c o sti)

[1] Xi =  S  xij +  pYi (equ azion e d i b ilan cio ) 

Mi =  S  mij -1- mYi (equazion e d i b ilan cio )

T a li re laz ion i p o sso n o  e sse re  ra p p re se n ta te  con 
il q u ad ro  co n tab ile  r ip o rta to  n ella  p ag in a  se
guente.

S e  s i  d e fin isco n o  p e r  c iascu n  se tto re  produ ttiv o  
i coeffic ien ti tecnici paij e mau, com e il quantum  
di ben i del se tto re  i n ece ssa r io  a l se tto re  j  p er 
la  fab b ricaz io n e  d i u n a  u n ità  d i p rodu zione del 
se tto re  j ,  valgon o  le segu en ti re lazion i;

[2 ] paij —
pXlJ

m^ij =
mXij

S e  si u tilizzan o  ta li equazion i n ella  secon d a  e 
terza  delle re lazion i [1 ] s i  p u ò  scrivere :

[3]

Xi —. Dxaij Xj -|- pYi

Mi — SraSy Xj -{- mY|

e quindi u tilizzan do la  n otazion e m a tr ic ia le  com 
p a tta  sa r à

[4]

dove:

{X } =  [pa] {X } +  {pY }

{X } =  v e tto re  co lonn a d e lla  p rodu zion e n a
zionale.

[pa] =  m atr ice  dei coeffic ien ti tecnici esp r i
m en ti g li a cq u isti d i ben i e serv iz i di 
p rodu zion e n azion ale  r ife r it i  ad  u n a  uni
tà  d i p rodu zion e d i c ia scu n  se tto re  n a
zionale.

[ma] =  m atr ice  dei coeffic ien ti tecnici e sp r i
m en ti g li a cq u isti d i ben i e serv iz i d i 
im p o rtaz ion e  r ife r it i ad  u n a  im ità  di 
p rodu zion e di c ia scu n  se tto re  nazionale.

{pY} =  ve tto re  co lonn a d e lla  do m an d a  finale 
(con sum i, in vestim en ti ed  esp o rtaz ion i) 
so d d is fa t ta  con ben i e serv izi d i p ro 
duzione nazionale .

{mY} =  ve tto re  co lonn a d e lla  do m an d a  fin ale 
so d d is fa t ta  co n  ben i e  serv iz i d i im 
p ortazion e.

D alla  p r im a  delle  re lazion i [4 ] s i  p u ò  quindi 
r icav are  il ve tto re  d e lla  do m an d a  finale in  funzio
ne d e lla  p rodu zion e

[5] {pY} =  [1 -  pa] { X }  ■ o

ovvero  il vetto re  d e lla  p rodu zion e in  funzione del
la  do m an d a fin ale

[6 ] {X } =  [pA] {pY}

in  cu i [pA] =  [1 —  pa] ra p p re se n ta  la  m atrice  
in versa  d e lla  m atr ice  [1 — pa], de sim ta  d a  qu ella  
dei coeffic ien ti tecnici.
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Tav. 29 - Quadro contabile delle relazioni in tersettoriali secondo il modello di Leontief.

S E T TORI  ACQUI RENTI

S ETTORI F I 1as s i  i nt e r medi
F ORNI TORI

1 2 ----- } • • • • n
Totale vendite 

per usi 
intermedi

Domanda
finale Disponibilità

1

pXll

mXll

pXl2

mXl2

• • • • 

• • • «

p*ij

■mXli

• • • • 

« • • •

pXXn

mXln

2 pxu
j= i

n
S  mXlj 

J=l

pYi

mYl

X i

M i

2

pX21

mX2i

pX22

nX22

• * • • 

• • • •

pX2)

mX2)

• • ■ • 

• • • •

pX2n

mPC2n

n
2 pX2j 

j= l
n
2  mX2j

/=1

pY2

mY2

X2

Mi

1 •

••• •
*

• •

• •
1

•
•

i
pXil

mXil

pW2

wXi2

• • • • 

• • • •

pXij

mXtj

pXin

mXin

n
S  pXii 

j= i
n
2  wXtj 

J=1

vYi

mYi

Xi

Mi

• •
l

•
•
••

\ * • • •

n

1

pXnl

mXnl

pXn2

mXn2

• • • • pXnj

mXnj -----

pXnn

mXnn

2  pXnj 
1 = 1

n
2 mXni 

;= l

pYn

mYn

Xn

Mn

Totale acquisti di be
ni e servizi inter- ( 
medi .......................j

1 n
S  pXii 

» = i
n
S  mXil 

i = l

i  pXi2 
Ì=1

n
S  mXi2

j = l

• • • • 

• • • •

i= l
n
2 mXij 

i= l
• • • •

n
2 pXin

i= l
n
S  mXin 

j = l

n n
2 2 pXlj

i=l i= l
n n
2 2 mXij 

i=l i~ l

2 pY, 
i= l

2 mYi
i= l

n
S X i 

i - \

S  Mi

Valore aggiunto . . . Vi V2 •  • • • Vj •  • • • Vn
n
2 Vi 

/= i

Produzione . . . . Xi X2 • • • • X} ----- Xn
n
2  X,  

y=l

Importazione . . . Mi M2 • • • • Mi • • • • Mn 2 Mi 
j= i

Disponibilità . . . . Di D2 • • • • Di • • • • Dn 2  Di
i=i

F on te : C entropiani.

84



2.1 I  fabbisogni d ire tti ed in d ire tti d i beni e ser
vizi interm edi.

I  term in i d e lla  m atr ice  [pA] so n o  esp rim ib ili 
com e com binazion i lin eari d i quelli d e lla  m a tr i
ce [pa] e com e q u esti u ltim i hanno un  p rec iso  
sign ifica to  econ om ico  (1).

In fa tti, paij e sp rim e, in  term in i m o n etari, quan 
ta  p a r te  del va lo re  della  p rodu zion e del se tto re  j 
è ra p p re se n ta ta  d a lla  sp e sa  che il se tto re  s te sso  
deve so sten ere  p e r  l ’a cq u isto  d i ben i e serv izi in
term ed i p ro d o tti d a l se tto re  i e n ece ssar i p er  la  
p ro p ria  p roduzione ; e sso , cioè, m isu ra  la  dipen
denza d ire tta  del se tto re  j  d a l se tto re  i. I l co e ffi
cien te  pAij, invece, m isu ra  la  d ipen den za « glo
bale  » del se tto re  j  d a l se tto re  i; e sso , in fa tti, non 
so lo  tiene conto  d e ll’in fluenza d ire tta  d i un  se tto 
re  su ll ’a ttiv ità  de ll’a ltro , m a  co n sid era  anche la  
in terd ipenden za tr a  ì due se tto ri, q u a le  s i  m an i
fe s ta  a ttra v e r so  il legam e e s isten te  t r a  c iascun o  
di e s s i  e tu tti g li a ltr i, la  p rodu zione dei quali 
è n e ce ssar ia  com e in put s ia  de l se tto re  j  s ia  del 
se tto re  i.

L ’a n a lisi d e lla  co lonn a in tito la ta  a l se tto re  j 
delle due m atr ic i fac ilita , inoltre , la  com pren sion e 
d e ll’e sa tto  sign ifica to  delle re lazion i t r a  i se tto ri 
p rodu ttiv i, forn en done anche u n a  m isu ra  e sp re s
sa  in term in i un itari.

In fa tti, l ’a n a lisi dei coeffic ien ti tecnici re lativ i 
a lla  co lonn a re la tiv a  a l se tto ré  j  n ella  m atrice  
[pa] p erm ette  di in d iv id uare i se tto r i che rice
vono attivazion e d ire tta  d a ll ’e sp an sion e  d e lla  p ro 
duzione del se tto re  j  (2 ) ; ta le  attivazion e sa r à  
tan to  p iù  in ten sa  qu an to  p iù  elevato  s a r à  il livel
lo del coeffic ien te  tecnico.

L ’a n a lisi de lla  co lonn a in tito la ta  la  se tto re  j 
nella m atr ice  in v ersa  [pA], invece, con sen te di 
se lez ion are i se tto r i su sce ttib ili d i t ra rre  v an tag
g io  d a ll’e span sion e  d e lla  do m an d a  finale d i beni 
p ro d o tti d a l se tto re  j  non so lo  p e r  e ffe tto  del 
legam e d ire tto  che co llega ogn i a ltro  se tto re  al 
se tto re  j ,  legam e che p o treb b e  e sse re  tra scu rab ile .

(1) In proposito è  sufficiente richiamare che — ad esem pio  
per ottenere la suddetta m atrice inversa con il m etodo dei de
term inanti — ogni elem ento della m atrice [pA] è  proporzionale 
ai com plem enti algebrici del determ inante della matrice 
[1 — pa]. Ogni elem ento generico pAji della m atrice tpA] è, 
infatti, ottenuto dividendo i m inori Aji (1 — pa), cioè i  de
term inanti delle sottom atrici d i ordine (n — 1) ricavati dalla 
matrice [1 — pa] sopprim endo la riga j-esim a e  la colonna 
i-esima, per il determ inante A(1 — pa) della m atrice suddetta. 
Il segno del coefficiente pAij sarà positivo a seconda che la 
somma di i e  j sia pari o dispari, in  quanto il rapporto sud
detto va m oltiplicato per (—l)'+-l.

In  sim boli s i avrà
Aji(l — pa)

pAii =  ( - 1 ) ‘+ J --------------------
A d -  pa)

(2) Ad esem pio, dallo sviluppo del settore de ll’abbigliamen
to riceveranno un positivo im pulso soprattutto il settore tes
sile, quello de ll’energia, ecc.

m a  anche a  c a u sa  del cum ulo  delle  in terd ipen 
denze in d irette  che co llegan o  tu tti g li a ltr i  se tto 
r i t r a  di loro  e con  quello  co n sid erato  (3).

Pertan to  se  s i  co n sid eran o  le so m m e di co lon
n a  d e lla  m atr ice  dei co effic ien ti [pA] si p u ò  de
term in are  q u ale  se tto re  p rod u ttiv o  induce u n a 
m agg io re  attivazion e su  tu tti gli a ltr i  se tto r i p ro 
duttiv i. L ’e sam e d i ta li elem enti p erm ette  qu indi 
di g rad u are  i se tto ri in funzione dell’a ttivazion e 
in d otta  su l s is te m a  produ ttiv o . Un ta le  e sam e è 
p artico larm en te  im p o rtan te  n ella  fa se  d i selezio
ne dei se tto r i in d u str ia li d a  fav o rire  p e r  accele
ra re  il p ro ce sso  di sv ilu pp o  di u n ’a rea. E ’ evi
dente in fa tti che favoren d o  quei se tto r i ch e  p re
sen tan o  un  p iù  elevato  g rad o  di in tegrazion e con 
gli a ltr i se tto r i del s iste m a  produ ttiv o  si fav o ri
sce  l ’e span sion e  delle  p rodu zion i d i ta li  se tto ri.

N atu ra lm en te  b iso gn ereb b e  p erò  v e r ifica re  p er 
ciascu n o  dei se tto ri in te re ssa ti a  ta le  espan sion e, 
se  su ss is to n o  le p o ss ib ilità  tecniche ed  operative  
p er  rea lizzare  ta li increm en ti di p roduzione . Q ua
lo ra  c iò  non fo s se  rea lizzab ile  ev identem ente la 
d o m an d a agg iu n tiv a  d i ta li  ben i in term ed i do
vrebbe e sse re  so d d is fa tta  con  ben i e serv iz i di 
im portazion e.

2.2 Gli effet t i  d ire tti ed in d ire tti d i reddito.

L ’an a lisi degli e ffe tt i in d otti d a lle  nuove ini
z iative  in term in i d i p rodu zion e add iz ion ale  di 
beni e serv izi in term ed i non è su ffic ien te  p er 
fo rn ire  un  esau rien te  giudizio  del g rad o  di ido
n eità  delle nuove in iziative d a  c reare  p e r  accen 
tu are  il p ro ce sso  d i in d ustrializzazion e di u n ’area.

E ’ in fa tti n ece ssar io  v a lu ta re  qu ale  e ffe tto  in 
term in i di redd ito , cioè d i v a lo re  agg iun to , ta li 
in iziative co m portan o . N on è in d ifferen te  rea liz
zare  un  co n sisten te  e ffe tto  m o ltip licativ o  su  due 
se tto r i che p resen tan o  qu ote di va lo re  aggiun to  
m olto  d iverse . E ’ ev idente in fa tti che il se tto re  
che p re sen ta  un p iù  e levato  coeffic ien te  di va lore  
aggiu n to  p ro v o ca  p iù  favorevo li e ffe tti in term i
ni d i sv ilu ppo  di u n ’a re a  in q u an to  determ in a im a 
m agg io re  c a p a c ità  d i sp en d ita  d e lla  p opolazione 
locale (in  p ar tico la re  se  ta le  red d ito  viene a ttr i
bu ito  in p reva len za  al fa tto re  lavoro).

V olendo m isu ra re  l ’e ffe tto  co m p le ssiv o  del
l ’e sp an sion e  di un se tto re  in term in i di red d ito  è 
n ece ssar io  ten er p resen te  ch e  i co effic ien ti d i va
lore  agg iun to  vai e sprim on o  il q u an tu m  di red-

(3) Ad esem pio, nel caso della interdipendenza esistente tra 
i  settori deU'abbigliamento e  della produzione di energia elet
trica il coefficiente della m atrice inversa terrà conto sia  della  
quantità d i energia consum ata dalle industrie dell'abbiglia
m ento per azionare i m otori delle m acchine operatrici, per 
fornire luce agli am bienti di lavoro, ecc., sia  di quella consu
mata dalle industrie tessili per la produzione della parte dei 
tessuti utilizzata com e input dal settore deirabbigliam ento per  
la propria produzione.
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d ito  che s i  d e term in a  nel se tto re  1 p e r  e ffe tto  
de lla  p rodu zione di u n a  u n ità  d i p ro d o tto  del 
se tto re  s te sso ; m en tre  p er  v a lu ta re  g li sv ilupp i 
d ire tti ed  in d iretti con segu en ti a l l ’e sp an sion e  di 
u na u n ità  d i d o m an d a  fin a le  de l se tto re , b iso 
gn erà  p a r tire  d a i coeffic ien ti d e lla  m atr ice  [pA] 
ed  a  q u esti ap p lic are  i coeffic ien ti d i v a lo re  ag 
g iun to  vai. P er e sp r im ere  in  fo rm a  sin te tica  ta le  
operazion e, b a s te rà  sc rivere

[vA] =  [và] [pA]

m  CUI

[và] =  m atr ice  degli e ffe tti d ire tti ed  in d iretti 
di re d d ito  p e r  u n ità  d i do m an d a  finale.

[và] =  m atr ice  d iagon ale  dei coeffic ien ti di 
v a lo re  aggiun to .

L a  so m m a p e r  co lonn a degli elem enti vAij r a p 
p re sen ta  l'a ttivazion e g lob a le  in  term in i d i red d i
to  su  tu tti gli a ltr i  se tto r i p ro d u ttiv i p ro v o ca ta  
d a  u n a  u n ità  d i do m an d a  finale de l se tto re  con 
sid era to . L ’e sam e  d i ta li so m m a to r ie  p erm ette  
p ertan to  di in d iv id u are  i se tto r i che p rovo can o  
u na m agg io re  esp an sio n e  del redd ito , e qu ind i un 
m agg io r e ffe tto  p rop u lsiv o  su l s is te m a  produ ttiv o .

2.3 /  fabbisogni d ire tti ed in d ire tti d i lavoro e 
d i capitale.

L ’an a lis i degli e ffe tt i in d o tti d a  nuove in izia
tive in term in i d i p rodu zion e d i ben i e serv iz i in
term ed i e di re d d ito  deve e sse re  a m p lia ta  con 
l ’e sam e dei fab b iso gn i d i fa tto r i p r im ari (cap ita le  
e la v o ro ) che rap p re sen tan o , a l tem p o  ste sso , i 
v incoli e  g li ob iettiv i d a  ten er in  m agg io re  con 
sid erazion e  n ella  se lezione de lle  nuove in iziative 
d a  localizzare  in u n ’a re a  d a  sv ilu pp are .

In fa tti, d a ll ’e sam e  d e lla  do m an d a  d ire tta  ed  in
d ire tta  d i m an od o p era  e  d i cap ita le  de i v a r i se t
tori p rod u ttiv i s i  p o sso n o  in d iv id uare  i se tto ri 
a  p iù  elevato  fab b iso gn o  di lavoro  e  qu elli a  più 
m o d esto  fab b iso gn o  di m ezzi fin an ziari.

Per p o te r  d e term in are  co rre ttam e n te  ta le  do
m an d a  s i  p u ò  fa re  r ic o r so  a lla  m a tr ice  dei coef
ficienti che ind ican o gli e ffe tti g lob a li in  term in i 
d i re d d ito  vA e a d  op po rtu n e v a lu taz ion i de i co ef
ficienti d i lav o ro  p e r  u n ità  d i p ro d o tto  (X) (1 ) e 
dei coeffic ien ti d i cap ita le  p e r  ad d etto  (P) (2).

In fa tti, se  s i  co n sid eran o  i co effic ien ti d e lla  m a 
trice  [vA], che e sprim on o  gli e ffe tti g lob a li di 
red d ito  p e r  c iascu n  se tto re  p ro v o cati d a lla  do
m an d a  finale, e s i  tiene p resen te  che ad  ogn i un i

ci) Si tratta in  pratica d e ll’inverso del coefficiente di pro- 
L

duttività e  cioè X =  —
V

(2) Si tratta d i un rapporto clie  esprim e il fabbisogno di 
investim ento necessario per creare im  nuovo occupato.

tà  di re d d ito  co rrisp o n d e  u n a  ce rta  do m an d a di 
lavoro , il fab b iso gn o  d ire tto  ed  in d iretto  di u n ità  
lavorative  p er  i v a r i se tto r i p u ò  esse re  otten uto  
m o ltip lican d o  i co effic ien ti vAij p e r  i coeffic ienti 
di lavoro  li. P er e sp r im ere  in fo rm a  sin te tica  
ta le  e sp re ss io n e  b a s te rà  scrivere

in CUI 

[lA]

A
[X]

[lA ] =  [X] [vA]

m atr ice  dei coeffic ien ti di fab b isogn o  
d ire tto  ed  in d iretto  d i lavoro  p er  u n ità  
d i do m an d a  finale.

m atr ice  d iagon ale  dei co effic ien ti d i la 
v o ro  p e r  u n ità  d i p rod o tto .

L a  so m m a p e r  co lonn a degli elem en ti lAiì p er
m ette  d ì v a lu ta re  p e r  c ia scu n  se tto re  l ’e ffe tto  
g lobale  in term in i d i occupazione p ro v o ca to  su  
tu tti g li a ltr i se tto ri d a  u n a  u n ità  d i d o m an d a 
finale del se tto re  co n sid erato .

L ’e sam e  d i ta li so m m a to r ie  p erm ette  qu ind i di 
se lez ion are  i se tto r i che p rovocan o  u n  m agg io re  
fab b iso gn o  di lavoro  a  p a r ità  di do m an d a  finale.

E ’ q u esto  un e lem en to  d i a n a lisi p artico larm en te  
im p o rtan te  nel ca so  in cui s ì  è d ì fron te  a d  u n a 
a re a  con u n a  co n sìsten te  o ffe r ta  p oten zia le  di 
lavoro .

S egu en d o  sv ilu pp i sim ili a  qu elli fin qu i d e sc rit
ti, è p o ss ib ile  infine d e term in are  i fab b iso g n i di 
cap ita le  d ire ttam en te  o  in d irettam en te  n ece ssar i 
p er rea lizzare  l'e sp an sion e  dei se tto r i d a  se lezio
n are.

In fa tti u n a  vo lta  in d iv id uati p e r  c ia scu n  se tto re  
gli e ffe tti g lobali in term in i d i lav o ro  p rovo cati 
d a ll'e sp an sio n e  dei v a r i se tto r i p rod u ttiv i è  p o s
sib ile  d e term in are  co rre ttam en te  a ttra v e r so  la  
m atr ice  [lA] ed  i coeffic ien ti c a p ita le /a d d e tto  (P ), 
u n a n uova m atr ice  d i coeffic ien ti che e sprim on o  
i fab b iso gn i d ire tti ed  in d iretti d i cap ita le  p rovo
ca ti d a ll ’e sp an sio n e  d e lla  d o m an d a  d i c ia scu n  se t
tore . Per esp rim ere  in  fo rm a  sin te tica  ta le  o p era
zione, b a s te rà  scrivere

[kA] =  [p] [lA]

in CUI

[kA] =  m atr ice  de i co effic ien ti d i fab b iso gn o  di
re tto  ed  in d iretto  d i c ap ita le  p e r  u n ità  
d i d o m an d a  finale;

A
[p] =  m atr ice  d iagon ale  de i coeffic ien ti « ca- 

p itale-lavoro  ».

L a  so m m a p e r  co lonn a degli elem en ti kAy p er
m ette  di v a lu ta re  p er  c ia scu n  se tto re  il fab b iso gn o
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globale  d i cap ita le  p rovo cato  su  tu tti gli a ltr i se t
tori da  u n a u n ità  d i do m an d a  finale del se tto re  
co n sid erato .

L ’e sam e di ta li  so m m ato rie  p erm ette  qu indi di 
co stru ire  u n a  g ra d u a to r ia  dei se tto r i in b a se  al

fab b iso gn o  g lo b a le  d i c ap ita le  e qu ind i d i selezio
n are  quello  che p re sen ta  u n a  m in ore do m an d a  
d i investim en ti. C iò in  p ar tico la re  p er qu elle  aree 
che d ispon gon o  di m o d esti m ezzi fin anziari da 
d e stin are  a l p ro ce sso  di sv ilu pp o  (1).

( 1)  Nell’appendice statistica alla fine del volum e sono rip o rta ti tu tti  gli 

elem enti di base p e r l ’applicazione di ta le metodologia nonché i  risu ltati 

o tten u ti dalle elaborazioni illustrate.

In  pra tica  sono rip o rta ti quali dati di base:

1 — la m atrice dei coefficienti tecnici relativi agli acquisti di beni e ser

vizi di produzione nazionale [pa]: Tav. A.5;

2 — il vettore dei coefficienti di valore aggiunto {va}: Tav. A.6;

L
3 — il vettore dei coefficienti lavoro/prodotto  {X} =  Tav. A.6;

V

4 — il vettore dei dbefficienti capitale/addetto {p> =  {—}: Tav. A.6.
L

I  risu ltati o ttenuti riguardano:

1 — la  m atrice inversa della m atrice della tecnologia [pA] =  [1 — pai**:

Tav. A.7;

2 — la m atrice degli effetti d ire tti ed indiretti d i reddito [vA]: Tav. A.8;

3 — la  m atrice dei fabbisogni d ire tti ed  indiretti di lavoro [lA ]: Tav. A.9;

4 — la  m atrice dei fabbisogni d ire tti ed indiretti dì capitale [kA]: Tav. A.IO.
5 — la  distribuzione settoriale degli effetti ind iretti dell’attivazione (in

term ini di produzione, di reddito, di lavoro e dì capitale) in  valore 

assoluto ed  in  percentuale: Tavole d a  A.11 ad A.18.
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Capitolo Quinto 

Un’ipotesi di sviluppo industriale del Mezzogiorno sulla base delle 
indicazioni contenute nei documenti programmatici.

1. Premessa.
L a  form u lazio n e  d i un  q u ad ro  d i sv ilu pp o  delle 

a ttiv ità  in d u str ia li nel M ezzogiorno è ev idente
m ente con d iz ion ata  d a lle  in d icazion i concernenti 
le p o ss ib ilità  d i esp an sio n e  e le d ire ttr ic i d i in
terven to  conten ute n ei docum en ti p ro gram m atic i. 
Al fine di co stru ire  un  q u ad ro  che r isu lti coeren
te e  co m p atib ile  con  q u an to  in d icato  a  livello 
n azion ale p e r  il co m p le sso  del te rr ito r io  ita lian o , 
s i  ritien e p iù  fecondo di r isu lta t i  l ’ap p ro ccio  che 
p arten d o  d a  ind icazion i « n azion ali » n e ten ti l ’a r
tico lazion e te rrito r ia le  su lla  b a se  degli obiettiv i 
di rieq u ilib r io  so tto sta n ti a lle  fin a lità  d e lla  p ro 
gram m azio n e e dei fa tto r i d i localizzazion e che 
le v ar ie  zone del P ae se  p resen tan o .

P roprio  p erch é convinti che q u esto  ap p roccio  
p erm ette  di co n sid erare  congiun tam en te, s ia  p u 
re  in m an ie ra  em p irica , i v a r i  m etod i (1 ) e  feno-

(1) Per una dettagliata illustrazione dei m etodi di selezione  
delle industrie da localizzare nelle varie aree di un Paese si 
può rinviare al volum e di Klaassen. In questo volum e s i ri
cordano tra i m etodi generalmente adottati per tale analisi 
i seguenti:
a) il m etodo delta  lis ta  d i controllo , che si basa sulla  cono

scenza dettagliata della struttura econom ica regionale, in  
base alla quale è possibile alle autorità locali di indivi
duare i  « ventagli d i possibilità  » che offre la regione per 
la localizzazione di nuove industrie;

b) il m etodo della  v isita  degli esperti, o  del « brainstorm ing  » 
consistente nella raccolta delle raccomandazioni e  dei sug
gerim enti che scaturiscono dall’incontro d i un  gruppo di 
esperti esterni con i rappresentanti deU’amm inistrazione 
locale e  con altri specialisti che risiedono nella regione 
da sviluppare;

c) il m etodo delle prevision i locali, o  estrapolazione delle ten
denze osservate nelle diverse attività rappresentate nella 
regione;

d) il m etodo dei costi com parati, che è  di grande utilità  per 
la localizzazione delle industrie pesanti per le quali i  costi 
di trasporto incidono in  m isura rilevante;

e) il m etodo degli accessi d i  Perloff, basato sulla classificazio
ne convenzionale delle attività in prim arie, secondarie e 
terziarie per spiegare statisticam ente le differenze di red
dito tra regioni, e  la definizione di criteri validi per la 
form ulazione d i programmi di sviluppo. Perloff classifica  
le regioni in 16 categorie secondo il grado di accessibilità, 
da un lato rispetto agli « inputs » fondam entali e  dall’altro  
rispetto ai m ercati sia regionali che esteri; se  si inquadra 
in  tale logica la prospettiva di ciascuna industria, il pro
cedim ento risulta quanto mai utile per selezionare le più  
adeguate rispetto alla condizione in  una determinata re
gione;

E) il m etodo delle relazioni in terindu stria li ponderate, svi-

m eni che in flu iscon o  su lla  localizzazion e delle 
n uove in iziative e  qu ind i su llo  sv ilu ppo  indu
str ia le  d i u n ’a re a , s i  è  riten u to  p re fe rib ile  ten
ta re  d i fo rm u lare  un  q u ad ro  d i riferim en to  p er 
le aree  m erid ion ali p arten d o  d al q u ad ro  p ro g ra m 
m atico  co stru ito  p e r  l ’in tero  territo rio .

C osì operan do , l ’in siem e di m etod i trad iz ion al
m en te a d o tta t i p e r  la  in d iv iduazione delle indu
str ie  d a  se lez ion are  p e r  fav o rire  lo sv ilu pp o  di 
u n ’a re a  (m etod i che a  n o stro  av v iso  non  sono 
co n trap pon ib ili l ’uno a l l ’a ltro  m a  com plem en tari 
t r a  d i lo ro ) v a  co n sid erato  con giun tam en te ad  
un’an a lisi p ro g ra m m a tic a  ch e ten da a  d istr ib u ire  
le a ttiv ità  p rod u ttiv e  tenendo conto degli ob iet
tiv i d e lla  p ro gram m azio n e nel r isp e tto  dei vincoli 
tecn ici ed  econom ici che rego lan o  i sin go li p ro 
c e ss i p ro d u ttiv i ed  il fun zionam ento  del m ercato . 
P er ta le  m otivo  la  p ro p o sta  qu i fo rm u la ta  p e r  im a 
d istr ibu zion e a l  1975 ed  a l 1980 delle a ttiv ità  
p rod u ttiv e  ed  in  p ar tico la re  in d u str ia li v a lu ta te  
in p ro sp e ttiv a  negli stu d i d i b a se  e  p er  la  fo r
m ulazion e dei docum en ti p ro g ra m m a tic i è  s ta ta  
e ffe ttu a ta  p arten d o  d a lla  con sid erazion e congiun
ta  dei fa tto r i d i localizzazione p resen ti nelle va
rie  region i del P aese  e dei re q u is iti  tecnici, eco
n om ici e  di m e rca to  che rich iedon o le nuove ini
ziative da  localizzare  nel territo rio .

2. Criteri metodologici adottati per la va
lutazione dello sviluppo industriale nelle 
regioni meridionali.

S i  è  dun que detto  che il q u ad ro  d i sv ilu ppo  
del M ezzogiorno ed  in p artico la re  delle a ttiv ità

luppato da Klaassen, richiede una ampia inform azione sta
tistica , e  si basa essenzialm ente sulle tavole « input-output » 
interregionali. Per ciascun tipo di industria, si possono  
determinare i  saldi tra la domanda degli « inputs » richiesti 
e le disponibilità di detti beni a livello regionale e  na
zionale; nella stessa maniera si possono stabilire bilanci 
tra l'offerta degli « outputs » d ell’industria in  questione e 
l'offerta totale (sia  regionali che nazionali). Allora, se  si 
stabiliscono alcuni coefficienti d i ponderazione che m isu
rino l'aspetto dei costi d i trasporto e  di com unicazioni che  
si presentano nella fabbricazione e distribuzione di pro
dotti, possono valutarsi adeguatamente i  flu ssi di « inputs » 
e  « outputs » e  stabilire quindi una distribuzione spaziale 
ottim a delle industri^ (Cfr. K l a a s s e n , « M éthodes de sélection  
des indu stries pou r le s  regions en stagnation », OCDE - 
Paris 1967),
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in d u str ia li a l 1975 ed  a l 1980 è  sta to  co stru ito  
su lla  b a se  delle ind icazion i conten ute p e r  l ’in tero  
territo r io  nei v ari docum en ti p ro gram m atic i. S i 
è cioè accettato  che, p er  q u a n to  r ig u ard a  il q u a
d ro  m acroecon om ico  generale , e le d ire ttr ic i di 
sv ilu pp o  p er i v ari co m p arti in d u str ia li, p o te sse 
ro  valere  le ind icazion i del P ian o  1971-1975 e 
del D ocum ento p ro g ra m m a tic o  p re lim in are  p er 
q u an to  r ig u ard a  gli ann i 1975-80. S ia  p u re  con 
i lim iti in siti in  q u a ls ia s i  p rev ision e  econ om ica 
le valu taz ion i conten ute in  ta li docu m en ti p re
sen tan o  in fa tti il p reg io  d i e s se re  fo rm u la te  coe
rentem en te con  le azion i p ro gram m atich e  indi
ca te  p er i v a r i se tto r i p ro d u ttiv i e con  l ’ob iet
tivo d i so d d is fa re  in rilevan te m isu ra  la  sem p re 
p iù  am p ia  do m an d a  d i serv iz i so c ia li d a  p arte  
d e lla  popolazione.

S i è  tra tta to  p ertan to  d i a rtico la re  a  livello 
te rrito r ia le  le p ro sp ettiv e  se tto r ia li d i sv ilu ppo  
fo rm u la te  p er  l ’in tero  territo r io  su lla  b a se  d i un 
m odello  d isag g reg ato  (1) che tien e conto delle 
in terrelazion i che c ia scu n  se tto re  p re sen ta  con 
tu tti g li a ltr i.

P er e ffe ttu are  ta le  artico laz io n e  territo r ia le  
delle a ttiv ità  p ro d u ttiv e  e p iù  p rec isam en te  degli 
increm en ti d i p rodu zion e che s i  do vrebbero  re a 
lizzare nel p ro ss im o  decennio in  c ia scu n  se tto re , 
s i  è tenuto conto che u n a  p a r te  d i ta li increm en ti 
p o trà  e sse re  rea lizza ta  negli im p ian ti esisten ti 
(r istru ttu raz io n e  dei p ro c e ss i p rodu ttiv i, m iglio
ram en to  d e ll’organ izzazion e aziendale , p iù  raz io
n ale utilizzazione degli im pian ti, p iù  e levato  g rad o  
di u tilizzazione d e lla  a ttu a le  c a p ac ità  p ro d u t
tiva etc .) e che la  p a r te  re s id u a  d o v rà  e sse re  re a 
lizzata  a ttra v e r so  la  creazione d i nuovi im pian ti 
in d u stria li.

L ’an a lisi h a  r ig u ard a to  prevalen tem en te l ’a t
tribuzion e te rrito r ia le  dei nuovi im p ian ti in qu an 
to  p e r  la  ca p a c ità  p ro d u ttiv a  esisten te  non si 
avevano in form azion i co sì d e ttag lia te  d a  g iu sti
fic a re  d ifferenziazion i terr ito r ia li nei ta s s i  di 
c re sc ita  delle p rodu zion i a ttu a li. P er la  localizza
zione dei nuovi im pian ti nelle v ar ie  a re e  del 
P aese  s i  è ten uto  conto p ertan to  d a  u n a  p a r te  
dei fa tto r i d i localizzazion e che c ia scu n a  re
gione p re sen ta  e  d a ll ’a ltr a  dei req u isiti d i lo
calizzazione che c ia scu n a  n u ov a in iz iativa  r i
ch iede. T u tto  c iò  cond izion ato  ev identem ente d a l
l ’ob iettivo  d i elim inazione degli sq u ilib r i esisten ti 
a  livello te rr ito r ia le  nel P aese .

L ’av er p o sto  com e obiettivo  l ’elim inazion e degli 
sq u ilib r i te rr ito r ia li h a  p o rta to  n atu ra lm en te  a 
p rem iare  il M ezzogiorno n ell’a llocazione d i qu elle  
in iziative che non  p resen tan o  v incoli a lla  localiz
zazione ovvero  d i qu elle  in iziative che sono sta te  
g iu d ica te  stra teg ich e  a i fini dello  sv ilu p p o  delle

(1) Centro di studi e  piani econom ici ISPE: « Ipo tes i d i sv i
luppo d e ll’economia italiana nel periodo  1971-75 », Roma 1971.

region i m erid ion ali e  p er  le qu ali il M ezzogiorno 
r isu lta  caren te  r isp e tto  a lle  a ltre  aree  del Paese. 
N el fa r  c iò  n atu ra lm en te  è  s ta to  a ltr e s ì tenuto 
ben  p re sen te  l ’o b iettivo  d i localizzare  nel M ezzo
giorn o qu elle  tipo logie  in d u str ia li che p resen tan o , 
o ltre  a i su d d e tti re q u is it i  d i localizzazione, delle 
fo rti su sc e ttiv ità  d i sv ilu ppo , ta li d a  ga ra n tire  
u n a  ce rta  co n tin u ità  nel p ro c e sso  di c re sc ita  in
d u str ia le  au sp ica to  p er  il M ezzogiorno ste sso .

G iova infine so tto lin eare  che la  con sid erazion e 
dei fa tto r i e  re q u is iti  d i localizzazion e in d u str ia le  
em ersi nei cap ito li p receden ti h a  dovuto a ltre s ì 
ten ere conto  di v in coli d i localizzazion e ben  p re
cisi, d e term in ati o ltre  che d alle  decision i d i am 
p liam en to  d i im p ian ti p ro d u ttiv i p re e siste n ti an 
che d a lle  decision i d i n uovi in sed iam en ti indu
str ia li  a p p ro v a ti in  sed e  d i « co n tra ttaz ion e  p ro
g ram m atic a  ». C iò f a  s ì  che ta lv o lta  s i  p o s s a  rav 
v isa re  u n a  non p e r fe tta  co in cidenza tr a  i se tto ri 
in d u str ia li che so n o  s ta t i  co n sid erati p r io r ita r i 
n ell’a n a lisi sv o lta  in  p receden za ed  i se tto r i il 
cui sv ilu p p o  viene p artico la rm en te  accen tu ato  
in q u esto  cap ito lo .

T ra  i fa tto r i  d i localizzazion e co n sid era ti in  
q u e sta  a n a lis i (d isp o n ib ilità  fin an ziarie  n ece ssa 
rie , v icin an za a i m e rca ti d i app rovvig ion am en to  
delle m aterie  ed  a  qu elli d i sb o cco  dei p ro d o tti 
finiti, fab b iso g n i en ergetic i, idrici, d i in fra s tru t
tu re  d i tra sp o rto , etc .) u n a  p ar tico la re  im p o rtan 
z a  è  s ta ta  d a ta  o ltre  che a l fa tto re  d isp on ib ilità  
d i m an o d o p era  a i legam i d i in terd ipenden za e s i
sten ti t ra  le varie  in d u strie . U n’a n a lis i d e ttag lia ta  
delle in terdipenden ze stru ttu ra li è s ta ta  del re sto  
g ià  e ffe ttu a ta  in  q u esto  s te sso  stu d io , s ia  pure 
con  fin alità  d iverse  r isp e tto  a l l ’u tilizzazione del 
m etodo  « input-output » che viene fa t ta  nel p resen 
te cap ito lo . L ’a n a lisi e ffe ttu a ta  nel cap ito lo  q u arto  
in fa tti s i  in serisce  in un  co m p le sso  e sa m e  teorico  
ten dente a d  ev iden ziare  i re q u is it i d i localizza
zione in d u str ia le  che i v a r i se tto ri p ro d u ttiv i p re
sen tan o . R ico rd an d o  che l ’a n a lisi e ffe ttu a ta  p er 
g ran d i co m p arti p ro d u ttiv i (a lim en tari, m ecca
n ica, ch im ica, etc .) m ira v a  essen zia lm en te a lla  
co stru zion e d i u n a g ra d u a to ria  « teo rica  » dei 
d iversi se tto r i in d u str ia li in funzione d e lla  loro 
m agg io re  o  m in ore in terd ipen d en za e ca p a c ità  
d i a ttivazion e, s i  so tto lin ea  co m e l ’e sam e che 
viene qui svo lto  a b b ia  invece ca ra tte re  p iù  em 
p irico  e, p o trem m o  dire , p iù  op erativo , d a to  che 
e sso  h a  co stitu ito  un o  dei cr iter i p rin c ip a li ad o t
ta ti p er  l ’a llocazion e p ro g ram m a tic a  o ttim ale , in 
p resen za  d i v incoli p ro d u ttiv i e d i m e rca to  noti, 
delle nuove in iziative in d u stria li. L e  rag io n i p er 
le q u ali ta le  cr iter io  co stitu isce , in siem e ag li a ltr i 
fa tto r i de term in an ti g ià  m enzionati, un  u tile  stru 
m ento  p er  la  form ulazion e d i un  p ro g ram m a  di 
sv ilu pp o  so n o  evidenti. E ’ in fa tti p re fe rib ile  sv i
lu p p are  in u n a  d e term in ata  zon a qu elle  in d u str ie  
che dan n o  o  ricevon o p ro d o tti da  a ltre  in d u strie  
g ià  e s isten ti op p u re  p ro g e tta te  n ella  zon a e  che
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a l  m om en to  co n sid erato  r isu ltan o  non  su ffic ien 
tem en te sv ilu p p ate  r isp e tto  a lle  in d u str ie  connesse.

P er in d iv id u are  i legam i e s isten ti t r a  le v arie  
in d u str ie  s i  è fa tto  rife rim en to  a lla  tav o la  in ter
se tto r ia le  d e lla  econ om ia  ita lia n a  a l 1965 p u b b li
ca ta  d a ir iS T A T . C on trariam en te  a l l ’a n a lisi e ffe t
tu a ta  nel cap ito lo  precedente , s i  è  p re fe rito  qu i 
u tilizzare  ta le  tavo la  invece d i q u e lla  p iù  recen te 
e cioè re la tiv a  a ll ’anno 1967 in  q u an to  la  tavo la  
del 1965 h a  u n a  m agg io re  d isaggregazion e se tto 
ria le  (78 se tto ri co n tro  i 33 d e lla  tav o la  del 1967) 
e s i  pon e qu ind i m agg iorm en te  in lin ea  con il c a 
ra tte re  em pirico  a ttr ib u ito  a l l ’indagin e e ffe ttu a ta  
in q u esto  cap ito lo . C om e criterio  p e r  in d icare  
l'en tità  delle in terdipenden ze in d u str ia li è sta to  
stab ilito  d i co n sid erare  rilevan te  il legam e con 
le in d u strie , a  m onte o  a  valle , dalle  q u a li e  a lle  
q u ali u n a  d e term in ata  in d u str ia  a c q u ista  o  vende 
il 5 % del va lo re  delle p ro p rie  m aterie  p rim e  o 
p ro d o tti fin iti. N on so n o  sta te  co n sid erate  p erò  
le in d u str ie  fo rn itr ic i d i fon ti d i en erg ia  e  d i m a
teria le  d i im b allagg io  in qu an to  s i  su p pon e che 
ta li p rodu zion i sian o  d ispon ib ili gen eralm en te in 
egual m isu ra  in  tu tte  le regioni. N e lla  Tav . 30 
sono riep ilo g ate  le p rin cip a li in terdipenden ze se t
to ria li —  o ltre  ta le  livello sign ificativo  del 5 % — 
che risu ltan o  d a lla  su d d e tta  « m atrice  ». D all’esam e 
d e lla  tab e lla  em erge che tr a  le in d u str ie  d i b a se , 
s ia  le ch im iche s ia  la  sid eru rg ia  r isu ltan o  avere  
interdipendenze rilevan ti, in p ar tic o la re  con  le 
in d u str ie  a  valle  (1 ); la  trasfoirm azione di p ro
do tti agrico li r isu lta  p artico la rm en te  d ipendente 
o ltre  che d al se tto re  agrico lo  anche d a lla  m ecca
n ica; t ra  le a ltre  in d u str ie  m an ifa ttu rie re  s i  evi
denziano le te ss ili  i cu i p rin cip a li legam i con  le 
a ltre  a ttiv ità  p rod u ttiv e  si co n figu ran o  in p er
cen tu ali m o lto  e levate s ia  p er  le in d u str ie  a  m on
te s ia  p e r  quelle  a  valle ; fo rti i legam i in terse tto 
ria li d e lla  m eccan ica  ed  in p artico la re  quelli delle 
m acch ine agrico le , d e lla  carp en teria  m etallica , 
delle m acch in e non  elettrich e in  genere, d i qu elle  
e le ttr ich e e d e lla  m eccan ica  d i p rec ision e ; consi
sten ti in o ltre  ap p a io n o  le in terdipenden ze del ve
tro , d e lla  ca rta , d e lla  fab b ricaz io n e  d i oggetti in 
m ater ia  p la stica .

P er q u esti se tto ri, s i  cerch erà  nei su ccessiv i p a 
ra g ra f i  d i ap p ro fo n d ire  l ’a n a lisi su lle  p ro sp ettiv e  
di evoluzione a  sc a la  n az ion ale  e  p er  il M ezzo
giorn o a l fine d i ce rcare  d i id en tificare  le carenze 
e i vu oti che l ’in d u str ia  m erid ion ale  p re sen ta  ri
sp etto  a l l ’in tegrazion e dei v a r i se tto r i p ro d u t
tivi. Q uesto  q u ad ro  di in terrelaz ion i deve e sse re  
p erò  co m p le ta to  d a ll ’a n a lisi d e lla  s tru ttu ra  a t
tu ale  del s iste m a  in d u str ia le  del M ezzogiorno. E ’ 
in fa tti ev idente che u n  elevato  g rad o  di a ttiv a

zione d i un  certo  se tto re  p ro d o tto  su  a ltr i  se tto ri 
non e s isten ti nelle  reg ion i d a  sv ilu p p are  non  p ro
duce alcun  benefico e ffe tto  su  dette  regioni, se  
non vengono localizzate  in siem e a l se tto re  e sam i
n ato  qu elle  in iziative che a  q u esto  r isu ltav an o  
co llegate . A ta le  scop o  s i  ritiene opportun o , in
d iv idu ati i p rin cip a li legam i e s isten ti t r a  le  varie  
in d ustrie , ten tare  d i m isu rare , s ia  p u re  a p p ro ssi
m ativam en te, le a ttiv ità  p ro d u ttiv e  p re sen ti nelle 
reg io n i m erid ion ali a ttra v e r so  i livelli occupazio
n ali a ttu a li. In  e ffe tti in  a ltr i stu d i (2) a i livelli 
occup azion ali è  s ta ta  acc o p p ia ta  l ’a n a lisi della 
fo rz a  m o tr ice  in s ta lla ta  p e r  c ia sc u n a  in d u str ia  
n ell’a re a  co n sid era ta  r isp e tto  a  q u ella  nazionale.
I l  co n sid erare  la  p o ten za  u tilizzab ile  o ltre  a l nu
m ero  degli ad d e tti serve  a d im in u ire  il p e so  di 
qu ei se tto r i che p resen tan o  ca ra tte re  artig ian o  
o d i p icco la  im p re sa  e a d  au m en tare  qu ello  dei 
se tto r i p iù  fo rtem en te  m eccan izzati.

N e lla  p resen te  an a lisi, a  c a u sa  delle notevoli 
m odificaz ion i stru ttu ra li  che s i  so n o  verifica te  
nell’in d u str ia  d i alcim e region i m erid ion ali, il fa r  
riferim en to  a l  cen sim en to  1961 non h a  a lcu n  si
gn ifica to  o p erlom en o un  sign ifica to  m o lto  lim i
ta to ; in fa tti a  ta le  d a ta , le due g ran d i in d u strie  
di b a se , ch im ica  e sid eru rg ica , nel M ezzogiorno 
non eran o  an co ra  so rte . S i  è  p ertan to  dovuto  li
m ita re  l ’e sam e  a i d a ti del p recen sim en to  indu
str ia le  d e ll’IST A T  re lativo  a l 1969. D al su d d etto  
precen sim en to  s i  p o sso n o  p e rò  desu m ere  so ltan to  
gli ad d etti (su d d iv isi p e r  c la ss i  di a d d e tti) e non 
la  fo rz a  m o tr ice  in sta lla ta .

N e lla  Tav. 31 so n o  riep ilo g ati i r isu lta ti del 
p recen sim en to  1969 in term in i d i ad d etti p e r  il 
M ezzogiorno e  l ’I ta lia  p e r  17 c la ss i  di in d u str ia  
e 32 so tto c la ss i  o  ca teg o rie  d i p ro d o tti (con fron 
tab ili con  qu elli d e lla  ta v o la  in terse tto r ia le  a l 
1965). Al fin e d i ten er conto  delle  a ttiv ità  a r t ig ia 
n ali e delle p icco le  im p rese , le q u ote  p ercen tu ali 
del n um ero  di ad d e tti di c ia sc u n a  in d u str ia  m eri
dion ale  r isp e tto  a ll ’I ta lia  so n o  s ta te  ca lco la te  se
p aratam e n te  p er  le c la ss i  fin o  a  10 ad d etti, p e r  
quelle  o ltre  10 ad d etti e p er  il to ta le . D alla  ta 
b e lla  s i  ev idenzia che l ’in d u str ia  d i b a se  m erid io
n ale  r isu lta  p artico la rm en te  caren te  p e r  qu an to  
r ig u ard a  le in terdipenden ze con i se tto r i a  valle. 
In fa tti, m en tre  p e r  l ’in d u str ia  m etallu rg ica  s i  re
g is tra  un  n um ero d i ad d etti p a r i  a l l ’l l  % c irca  
d e ll’o ccupazione n azion ale nel se tto re  (q u a si tu tti 
con cen trati nelle c la ss i  d i am piezza m agg io r i) le 
in d u str ie  a  valle  ed in  p artico la re  l ’in d u str ia  
m eccan ica  fan n o  re g is tra re  u n a q u o ta  di add etti 
p ar i a d  ap p en a  il 5,5 % del to ta le  degli ad d etti 
del se tto re . In o ltre  se  s i  scen de a ll ’e sam e dei 
r isu lta ti a  livello d isag g reg ato  si n o ta  che: p er  
le m acch ine u ten sili ed  u ten sile ria , p er i p ro 

ci) N ell’interpretgre tali risultati bisogna però tener conto  
che seguendo i settori della matrice si ottengono dei valori 
approssim ativi in quanto nella m atrice m olte attività produt
tive, per diffiroltà di ordine statistico, sono state aggregate; 
è questo il caso, ad esem pio, delle industrie chim iche.

(2) Vedasi, ad esem pio, il volume: Forte-Carcassi: « Ipo tesi 
d i sv ilu ppo  delle a ttiv ità  industriali, dal 1965 al 1980, net 
Friuli-Venezia Giulia » Quadenii del Centro di studi e  piani 
econom ici, Etas-Kompass, Milano 1969.
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do tti m eccan ic i non  a ltrove  c la ss if ic a t i  e  p e r  le 
m acch ine m o tr ic i non elettr ich e le q u o te  p ercen 
tu a li degli ad d etti r isp e tto  a l to ta le  n azionale 
scendono a  q u ote  veram en te  m in im e: 0,6 %, 2,6 % 
e 2,7 % risp ettivam en te . A nalogam ente notevo le ap 
p are  il d ivario  tr a  le  q u ote  re la tiv e  a lle  in d u str ie  
m etallu rg ich e  e qu elle  dei m ezzi d i tra sp o r to  (in  
sp ec ie  p er g li autoveico li). P er q u an to  r ig u a rd a  le 
in d u strie  ch im iche, anche se  l ’aggregaz io n e  della 
m atr ice  — com e p receden tem en te accen n ato  — 
non p erm ette  che u n a  in d iv iduazione m olto  ap 
p ro ss im a tiv a  de i legam i con  le a ltre  p roduzioni, 
le in terrelazion i d e ll’in d u str ia  m erid ion ale  con  le 
in d u str ie  a  valle  ed  in p ar tico la re  con  la  t r a s fo r 
m azione delle m ater ie  p la stich e  r isu lta  p o co  sv i
lu p p a ta  (10,6%  è la  q u o ta  degli ad d etti, r isp e tto  
a ll ’I ta lia , d e ll’in d u str ia  ch im ica  nel co m p lesso ;
5,6 % qu ella  d e lla  tra sfo rm az io n e  delle m ater ie  
p la stich e). P er il se tto re  ch im ico v a  p o i r ilevato  
che, a  livello n azion ale , e s isto n o  fo rti legam i tra  
l'in d u str ia  ch im ica d i b a se  e  q u ella  ch im ica  se
co n d aria . N el M ezzogiorno, invece, m en tre  l ’indu
s tr ia  ch im ica p r im a r ia  è fo rtem en te  p resen te , le 
p rodu zion i d e lla  ch im ica se co n d a r ia  so n o  q u asi 
in esisten ti. Per le in d u str ie  te ss ili  i legam i te rri
to ria li con le in d u str ie  a  q u este  in terre la te  sono 
p iu tto sto  tenui, s ia  con  le in d u str ie  a  m on te s ia  
con quelle  a  valle, in  p ar tico la re  p er  la  la
vorazion e delle  f ib re  a r tific ia li e sin tetich e ri
sp e tto  a lla  p rodu zion e d i fib re  te ss ili  a rtific ia li e 
sin tetich e (3,9 % degli a d d e tti r isp e tto  a l l ’I ta lia  
p er la  p rim a  lavorazion e r isp e tto  a l 9,9 % del 
secon do tipo  d i produzione). P er q u an to  r ig u ard a  
il co llegam en to  tr a  le in d u str ie  te ss ili  nel com 
p le sso  con le in d u str ie  del v e stiar io  s i  n o ta  che 
co n tro  il 7 % del to ta le  ad d e tti n azion ale  de l se t
to re  te ssile  il M ezzogiorno p re se n ta  u n a  q u o ta  
del 24,5 % p e r  il v e stia r io  e  abb ig liam en to . Que- 
s t ’u ltim a  è u n a  delle p ercen tu ali p iù  e levate dopo 
il tab acco  (35 % ) i d erivati del p e tro lio  e  c a r
bone (3 0 ,7 % ) e le a lim en tar i (29 ,6% ). B iso gn a  
p erò  rilev are  che la  p resen za  dell’a ttiv ità  p ro d u t
tiva s ia  delle  in d u str ie  te s s il i  che del v e stiar io  
e abbig liarhento  nel M ezzogiorno r ig u ard a  e ssen 
zialm en te aziende a  ca ra tte re  a rtig ian a le  o p icco
liss im e  im p rese . In fa tti, p e r  l ’in d u str ia  te ssile  ri
su lta  p a r i  a l 22,7 % la  q u o ta  degli ad d etti a p p a r
tenenti a lla  c la sse  fino a  10 ad d etti, r isp e tto  a l 
to ta le  n azion ale  delle s te sse  c la ss i  ed  a l 39,6 % 
q u ella  re la tiv a  a l v e stiar io  ed  abb ig liam en to .

3. Evoluzione della produzione delle indu
strie manufatturiere nel Mezzogiorno 
dal 1970 al 1980.

L ’app licazion e dei su d d e tti m etod i di an a lisi 
se tto ria le  e te rrito r ia le  h a  p o r ta to  a lla  va lu tazione 
dei livelli p ro sp ettiv i delle in d u str ie  m an ifa ttu r ie 
re  p er  il M ezzogiorno al 1975 e 1980 sin tetizzati, 
a  livello d i 18 c la ss i  d ’in d u str ia , nelle Tavv. 32 e 
33. T a li va lutazion i, e ffe ttu a te  tenendo p resen te

l ’op p o rtu n ità  d i lo calizzare  nelle  a re e  m erid ion ali 
quelle  in d u str ie  p e r  le q u a li s i  è  ipotizzato  a  li
vello  n azion ale  un  m agg io re  sv ilu pp o  p rod u ttiv o  
e ch e risu lta n o  p artico la rm en te  tra in an ti per 
l ’in tero  s is te m a  econom ico, debbon o co n sid erarsi 
p iù  com e e sem p lifica tric i d i c iò  che dovrebbe 
re a lizzarsi nel M ezzogiorno a l fin e d i ren d ere  p iù  
so lid o  il te s su to  in d u str ia le  d e ll’a re a , che com e 
ten tativo  di q u an tificazion e re a lis t ic a  d e i livelli 
p ro d u ttiv i a l 1975 ed  a l 1980 di c ia sc u n a  in d u stria . 
U na ta le  valu taz ion e  rich iederebbe, in fa tti, u n ’an a
lis i m o lto  p iù  a p p ro fo n d ita  a  livello  d i c iascu n  
so tto se tto re  o  ca teg o ria  d i p ro d o tti ap p arten en ti 
a  v a r i co m p a rti in d u str ia li co n sid erati, ch e e su la  
d a i lim iti de l p resen te  stu d io . T u ttav ia  s i  è  r ite
n uto  op po rtu n o  in serire  u gu alm en te  la  v a lu ta
zione e ffe ttu a ta , p e r  m eglio  ev iden ziare il m eto
do ed  i c r ite r i che do vrebbero  p re s ie d e re  a lla  
form u lazio n e  di u n a  co n creta  p o lit ic a  d i localiz
zazione d i n uove in iziative in d u stria li.

L a  produ zion e del ram o  m a n ifa ttu r ie ro  a l  1980 
dovrebbe ragg iu n gere  nel M ezzogiorno o ltre  22.246 
m ilia rd i d i lire  1970 co n tro  8.192 m ilia rd i c irca  
del 1970. L ’increm en to  to ta le  d i p rodu zion e delle 
in d u str ie  m an u fa ttu rie re  che dovrebbe v e rifica rs i 
nel decennio 1970-80 sa reb b e  p a r i  qu in d i a  c irca  
14.054 m ilia rd i d i lire  1970 (e  c ioè il 35,5 % del
l ’increm en to  ch e s i  dovrebbe v e rificare  nello  s te s
so  p eriod o  a  livello n azion ale ): d i ta le  increm en to  
il 66,2 % e  cioè 9.303 m ilia rd i d i lire  c irc a  s a 
rebbe d eterm in ato  d a lla  p rodu zione realizzab ile  
nei « nuovi im p ian ti ».

L a  q u o ta  p iù  co sp icu a  d e ll’in crem en to  p er  n uo
vi im p ian ti e  c ioè 1.590 m ilia rd i d i lire  dovreb
be r ig u ard a re  le in d u str ie  ch im iche (17,1 % del
l ’increm en to  p er  nuovi im pian ti nelle  in d u str ie  
m an ifa ttu r ie re  nel M ezzogiorn o). M olto elevati r i
su ltereb b ero  anche g li increm en ti delle in d u strie  
m eccan iche, m etallu rg ich e , dei m ezzi di tra sp o rto :
1.521 m ilia rd i c irc a  p e r  le m eccan iche, 1.073 m iliar
d i c irc a  p er  le  m etallu rg ich e , 934 m ilia rd i c irca  
p er  i m ezzi d i tra sp o rto . Ad o ltre  530 m ilia rd i do
vrebbe am m o n tare  l ’increm en to  d i produzione 
p er  nuovi im p ian ti p er  i de riv ati del p etro lio  e 
del carb o n e ; a  p iù  d i 500 m iliard i qu ello  d e ll’in
d u str ia  del legn o e  delle a lim en tar i; ad  o ltre  
270 m ilia rd i qu ello  d e ll’in d u str ia  te ssile  e a d  ol
tre  230 m iliard i d i lire  qu ello  de ll’in d u str ia  del 
v e stiar io  e d e ll’abb ig liam en to .

O sserv an d o  le incidenze p ercen tu a li degli in
crem en ti d i p rodu zion e dovuti a  nuovi im pian ti 
r isp e tto  a l l ’increm en to  to ta le  d i p rodu zion e di 
c ia scu n a  in d u str ia , s i  n otan o  delle  fo rti d iffe 
renziazion i a  livello se tto ria le . In fa tti q u o te  con
siderevo lm en te  su p erio ri a l l ’inciden za m ed ia  del 
ram o  m an ifa ttu r ie ro  in co m p le sso  (6 6 ,2 % ) s i  no
tano p er  le in d u str ie  dei m ezzi d i tra sp o rto  
(8 9 ,8 % ) p e r  le in d u str ie  te ssili  (85 ,4% ), p e r  l ’in
d u str ia  d e lla  go m m a (84,6 % ) e  p e r  qu elle  ch im i
che (81 ,6% ). G li in crem en ti d i p rodu zione dovuti
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a  nuovi im p ian ti nelle in d u str ie  m eccan ich e lap- 
p resen tereb b ero  il 70,2 % d e ll’increm en to  to ta le  
di p rodu zion e del se tto re . L e  incidenze p ercen tu ali 
m eno elevate  r isp e tto  a lla  m e d ia  del ra m o  m anu- 
fa ttu rie ro  r igu ard e reb b e ro : l ’in d u str ia  de l ta b ac
co  (31 ,5% ), le a lim en tar i (34 ,7% ), i d erivati del 
p etro lio  e  carb o n e  (39 ,9% ), la  c a r ta  e  carto tecn i
ca  (44,5 % ).

T ali d iversi increm en ti si rifle tto n o  in  u n a  sen
sib ile  variaz ion e , r isp e tto  a ll ’anno d i b a se , della 
p artecipazion e  delle v arie  c la ss i  d i in d u str ie  alla  
fo rm azion e  del va lo re  d e lla  p rodu zion e del ram o  
m an ifa ttu rie ro . In fa tti, com e s i  rilev a  d a lla  
Tav. 32 b , le in d u str ie  a lim en tar i che nel 1970 rap 
p resen tav an o  c irca  il 24 % del va lo re  d e lla  p ro
duzione m a n ifa ttu r ie ra  del M ezzogiorno p asse re b 
bero  nel 1980 a l 15,3 % , qu elle  de i deriv ati del 
petro lio  d a l 24,3 % nel 1970 p asse re b b e ro  al 
14,9 % nel 1980. P er con tro  g li increm en ti m ag
g iori s i  risco n tre reb b ero  nelle in d u str ie  m ecca
niche (d a l 7,5 % nel 1970 a l 12,5 % nel 1980), nelle 
in d u str ie  ch im iche (d a ll ’8,4 % nel 1970 aU ’l l ,8  % 
nel 1980), nelle in d u str ie  m etallu rg ich e  (d a ll’8,7 % 
all'11 ,0% ).

Al fine di verificare  la  v a lid ità  delle m o d ifica
zioni che nel p ro ss im o  decennio s i  verreb b ero  a 
c reare  n ella  p artec ip az ion e  delle v ar ie  in d u strie  
a lla  form azion e  della  p rodu zione to ta le  de lle  in
d u str ie  m a n ifa ttu r ie re  nel M ezzogiorno, è in teres
san te  il confron to  con i r isu lta t i  o tten uti p er 
l ’a re a  del Centro-N ord. D a ta le  con fron to  em erge 
che nel p ro ss im o  decennio si dovrebbe verificare  
un m a g g io r  livellam en to  tr a  le com posiz ion i p er
centu ali delle in d u str ie  m an ifa ttu r ie re  de lle  due 
aree. In fa tti, le in d u str ie  a lim en tari del M ezzo
giorn o nel 1980 do vrebbero  ra p p re se n ta re  u n a 
qu ota , r isp e tto  a lla  p rodu zion e  del ra m o  m an ifa t
tu riero , m o lto  v icin a a  q u ella  del Centro-N ord 
(15,3%  con tro  il 14,4%  del C entro-N ord); le in
d u str ie  ch im iche su p erereb b ero  d i p o co  la  p er
centu ale del C entro-N ord (11,8%  con tro  l ’l l , l  % ) 
m en tre  nel 1970 eran o  di due p u n ti c irc a  a l  di 
so tto  d e lla  p ercen tu ale  del C entro-N ord (8,4 % 
con tro  10% ). P er l ’in d u str ia  dei d erivati de l pe
tro lio  invece la  d im inuzione d e lla  q u o ta  nel M ez
zogiorn o rid u rreb b e  sen sib ilm en te lo sq u ilib r io

e sisten te  a ttu a lm en te  tr a  le  due a re e  a  fav o re  del 
Centro-N ord. In fa tti m en tre  nel 1970 ta le  a ttiv ità  
p ro d u ttiv a  ra p p re se n ta v a  il 24,3 % delle a ttiv ità  
m an ifa ttu r ie re  nel M ezzogiorno con tro  il 5,8 % 
nel Centro-N ord, nel 1980 scen derebbe a l 14,9 % 
con tro  il 7,4 % de l Centro-N ord. D im inuirebbe 
anche lo  sq u ilib r io  t r a  i  p e s i de lle  in d u str ie  m ec
can iche nelle due a ree : nel 1970 la  q u o ta  del M ez
zogiorn o  e ra  in fa tti del 7,5 % con tro  il 17,6 % 
del C entro-N ord m en tre  n ell’a rco  d i dieci anni 
e s sa  p a sse re b b e  a l 12,5 % con tro  il 19 % del 
Centro-N ord.

T ali r isu lta ti d im o stran o  che n ell’a rco  dei p ro s
sim i dieci ann i d ovrebbero  e sse re  co lm ate  le  p rin 
c ip a li carenze e s isten ti nelle  in d u str ie  m an ifa t
tu r ie re  del M ezzogiorno e s i  dovrebbe raggiim - 
gere  qu ind i —  a ttra v e r so  im a m agg io re  conn es
sion e tra  le in d u str ie  d i b a se  g ià  e s isten ti e 
quelle a  m onte e a  valle  d i e sse  —  un  te ssu to  in
d u str ia le  p iù  so lido . In fa tti, com e r isu lta  eviden
te dai d a ti r ip o rta ti n ella  T av . 32 b , il se tto re  
m eccan ico  p artec ip ereb b e  con  q u ote  crescen ti ai 
livelli p rodu ttiv i g lob a li de l M ezzogiorno e si 
p o rtereb b e  su  qu ote  an alogh e a  quelle  r isc o n tra 
b ili p e r  il se tto re  m etallu rg ico , a l q u a le  le indu
s tr ie  m eccan iche so n o  stre ttam en te  in terrelate. 
C osì p u re  il se tto re  dei m ezzi d i t ra sp o rto  e quello 
delle rip araz ion i m eccan iche recu pereb b ero  una 
q u o ta  p ar te  d i qu ello  sp az io  econ om ico che la  
p resen za  d i u n a  co n sisten te  a ttiv ità  m etallu rg ica  
dovrebbe d eterm in are. Un a ltro  se tto re  dovrebbe 
avere  uno sv ilu pp o  acce lera to  e qu in d i verrebbe  
a  co p rire  i vu oti esisten ti n e lla  stru ttu ra  indu
s tr ia le  del M ezzogiorno: il se tto re  d e lla  ch im ica. 
In fa tti p u r essen d o  p resen te  a ttu a lm en te  u n 'a tti
v ità  p ro d u ttiv a  di lavorazion e del p etro lio  e di 
ch im ica di b a se , le a ttiv ità  d i su cc e ssiv a  lav o ra
zione di de tti p ro d o tti sono p artico larm en te  ca
ren ti nelle a re e  m erid ion ali. A nche in q u esto  
ca so , p ro p rio  p er  co p rire  il vu oto  che ta li a tti
v ità  fan n o  re g is tra re  nel q u ad ro  delle  in terre la
zioni se tto ria li, s i  è dun que ipotizzato  un  piti 
co n sisten te  sv ilu pp o  d i ta li  se tto r i nelle regioni 
m erid ion ali che p resen tan o  t r a  l ’a ltro , com e si 
è g ià  v isto , favorevo li fa tto r i d i localizzazione 
p er  q u este  nuove iniziative.
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Tav. 30 - Interdipendenze settoriali dell’industria italiana al 1965.
(V alori p ercen tu a li)

SETTORI PRODUTTIVI
SETTORI A MONTE 

(a)
SETTORI A VALLE 

(b)

E straz io n e  di carb o n i fo ssili Chim iche 
M etalli fe r ro si

17,3
7,6

D erivati del carb o n e 57,3

E straz io n e  co m b u stib ili liqu id i 
e g a sso s i

C arp en ter ia  m etallica  
M etalli fe r ro si

10,5
8,1

D erivati p etro lio  
G as m etan o

90,9
8,6

E straz io n e  m in erali m etallife ri Chim iche 10,1 L avo raz . m etalli fe rro si 
L avo raz . m etalli non  ferr.

58.6
27.6

E straz io n e  m in erali non m etal
liferi

C him iche 13,3 L avoraz . m in erali non 
m etallife ri 

C h im ica
41,5
20,8

P ila tu ra  e m o litu ra C ereali 94,3 Panificazione
P astificazione

35.3
25.4

Panificazione, b isco tti, p asticc . P ila tu ra 68,9

P astificazione P ila tu ra 82,1

Produz. ciocco lato , caram elle  e 
sim ili

A gricoltura
Z ucchero

25,4
14,3

M acellazione e lavoraz . carn i Z ootecnia 86,0

C onserve a lim en tari (e sc lu se  
quelle  d i carn e)

O rto fru ttico li 
A lim entari d iversi 
P esca

34,8
8,3
7,0

P rodo tti a lim en tar i non  a ltro 
ve c la ssifica ti

A gricoltura
Oli e  g ra s s i  veg. e an.

41.8
10.9

Z ootecn ia 33,2

L avoraz . t ra s f . la tte  e  s tag io 
n atu ra  del fo rm agg io

Z ootecnia 89,2

Produzione di oli A grico ltura 
T ra sfo rm az . olive 
O learia  (d i im po rtaz .)

34,4
33,9
11,1

A lim entari v ari
C him ica
Z ootecnia

13,3
8,6
5,6

Produzione e ra ffin az . zucchero A grico ltura
Z ucchero (d i im po rtaz .)

55.6
20.7 Produz. ciocco lato , c a ra 

m elle e sim ili 6,5

Produzione acq u av iti, a lcool, li
qu ori

T rasfo rm az . u va 
A grico ltura

21,9
20,2

Produzione di b irra , m alto , 
e s tra tti

A grico ltura
V etro
C him ica

22,8
12,0
7,4

Fonte : E lab o raz io n e  C en tropian i su  d a ti IST A T .
a) Le cifre percentuali indicano la quota che ciascun settore « a m onte » rappresenta sulla spesa totale sostenuta per acquisti di 

materiali e  servizi dai settori indicati nella colonna « settori produttivi » (essi si riferiscono cioè agli <■ inputs » delle colonne 
della matrice).

b) Le cifre percentuali si riferiscono a ll’incidenza che i settori « a valle » rappresentano sul totale delle vendite (righe della 
matrice).

N.B. - Non sono state considerate né le spese per im ballaggio né le spese sostenute per acquisto di prodotti energetici, salvo 
che questi ultim i non siano vere e  proprie m aterie prim e necessarie al processo di fabbricazione.
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Segue Tav. 30.

SETTORI PRODUTTIVI

Produzione bevande analco lich e

L avorazion e del tab acco  

T essili

M aglieria  e ca lzetteria

V estiario , ab b ig liam en to  e a r 
redam en to

F abbricazion e  e rip araz . sca rp e

C oncia pelli e fab b ricaz io n e  og
ge tti di cuoio

Lavorazion e legno e sughero

S id eru rg ia

M etallu rgia

F onderie di 2“ fu sion e

C arp en ter ia  m etallica

SETTORI A MONTE 
(a)

C him iche 24,3
Z ucchero 19,2
C arpen teria  m etall. 5,8

A grico ltu ra  55,5

P roduzione fib re  artifi
c ia li e sin tetich e 22,9 

Z ootecn ia  (lan a  e bozzoli) 18,5 
A grico ltu ra  (co ton e e fi

b re  v egeta li) 13,9

F ila tu ra  71,8

T essili 77,5

Pelli e cuoio 63,5
T essili 7,0

M acellazione carn i 48,0
M an u fatti m at. p la stich e  10,9
C him ica 8,1

Legno (d i im po rtaz .) 28,8
F o re ste  25,5
C him ica 10,3
C arpen teria  m etall. 5,0

Produzione m etalli fe r
ro si (d i im po rtaz ion e) 13,1 

M in erali m etallife ri 9,2 
D erivati carb o n e (coke 

m etallu rg ico ) 8,9

M etalli non  fe r ro si (d i
im portazion e) 36,9

M inerali m etallife ri 11,1
C him ica 6,7

Produz. m etalli non fe rro si 32,4 
S id e ru rg ia  24,5

SETTORI A VALLE 
(b)

Produz. m etalli fe rro si 46,6 
Produz. m etalli non ferr . 8,3 
F on d erie  d i 2 “ fu sio n e 8,1

V estiario

M aglieria

F ab b ricaz., r ip a raz . ca l
zatu re

V estiario , abb ig liam en to  

E d iliz ia  e OO.PP.

E d iliz ia  e OO.PP. 
C arpen teria  m etallica  
C ostruzione au toveicoli 
M eccan ica non e le ttr ica  
M eccan ica e le ttr ica

E d iliz ia  e OO.PP. 
C arpen teria  m etallica  
C ostruzione au toveicoli 
C ostruz. m acch ine non 

elettrich e 
C ostruz. m acch ine e le t

triche

M acchine non elettrich e 
C arp en ter ia  m etall. 
C ostruzione autoveicoli 
E d iliz ia  e OO.PP. 
M acchine elettrich e 
M acchine agrico le

C ostruzione autoveicoli 
E d iliz ia  e OO.PP.

44,5

11,1

44,3
5,9

20,9

20.4
17.1
9.7
9.5 
5,0

40.9
34.2
19.4

18.9 

8,3

30.4 
16,1 
13,6
10.9
6.7
5.8

8.5 
7,7
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Segue Tav. 30.

SETTORI PRODUTTIVI SETTORI A MONTE 
(a)

SETTORI A VALLE 
(b)

C ostruzione di m acchine p er S id eru rg ia 20,0 O fficine di riparazion e 7,6
l ’a g rico ltu ra M acchine non elettrich e 18,3

Fonderie  d i 2 “ fu sione 13,4
C arp en teria  m etall. 10,8
M an u fatti d i gom m a 7,1

M acchine non  elettrich e S id e ru rg ia 22,6
F on d erie  2® fusion e 13,4
M etalli non fe rro si 10,4
C arp en ter ia  m etall. 7,0
M acchine elettrich e 5,0

M acchine e  ap p arecch i e le ttr ic i M etalli non fe rro si 13,2 C ostru zion e au toveicoli 5,6
S id eru rg ia 12,0
M acchine non elettrich e 10,9
Cavi e con d u ttori elettr. 10,5
C arp en ter ia  m etallica 6,2
M acchine e ap p arecch i

(d i im po rtaz .) 5,2
M an u fatti in m ater ie

p lastich e 5,0

M eccan ica d i p rec ision e Lavorazion e m etalli non E d iliz ia  e OO.PP. 5,1
fe rro si 40,1 C ostruzione au toveicoli 5,0

M eccan ica p rec ision e
(im p o rtaz .) 7,1

S id e ru rg ia 6,3
C arpen teria  m etallica 5,5
F abbricazion e  e  lav o ra

zione vetro 5,0

C ostruzione di m otoveicoli, bi- S id eru rg ia 22,0 R ip arazion e  m otoveicoli,
c ic lette  e p ar ti sta cc a te C arp en ter ia  m etallica 12,0 b iciclette, ecc. 5,2

M an u fatti d i gom m a 7,4
L avorazion e m etalli non

ferro si 5,6

C ostruzione di autoveicoli. ri- S id eru rg ia 18,2 R ip arazion e au toveicoli 5,8
m orch i e p a r ti  sta cc a te C arp en ter ia  m etallica 11,6

M an u fatti di gom m a 9,3
M acchine e app arecch i

ele ttr ic i 8,2

R ip arazion i au toveicoli, m oto C ostruz. au toveico li e
veicoli, b ic ic lette  e r ip araz io  p ar ti sta cc a te 20,8
n i varie M acchine e app arecch i

non ele ttr ic i 17,6
M acchine e app arecch i

e lettrici 9,9
C arpen teria  m etallica 8,0
S id e ru rg ia 6,5
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Segue Tav. 30.

SETTORI PRODUTTIVI SETTORI A MONTE 
(a)

SETTORI A VALLE 
(b)

C ostruzione e  r ip araz io n e  m ate
ria le  ro tab ile  fe rro tram v iario

C ostruzione e rip araz ion e  aero 
m obili

C ostruzione e rip araz ion e  navi 
m etallich e

L avorazion e m in era li non m e
ta llife r i (e sc lu so  il v e tro )

F ab b ricazion e  e lavorazion e ve
tro

P roduzione d i p ro d o tti ch im ici

Produzione d i p ro d o tti fa rm a
ceutici

P roduzione deriv ati del p etro lio

P roduzione derivati del carbone

Produzione d i m an u fa tti di 
gom m a

S id e ru rg ia  20,2
M acchine e ap p arecch i 

e le ttr ic i 12,6
C arpen teria  m etallica  10,4
M acchine e ap p arecch i 

non ele ttr ic i 8,8
L avo razio n e m etalli non 

fe r ro si 6,6

C ostruzione di aereom o
b ili (d i im p o rtaz .) 52,7 

M eccan ica d i p rec ision e  10,1 
M etalli non fe r ro si 6,4

S id e ru rg ia  26,7 
M acchine e app arecch i

e le ttr ic i 18,7
C arpen teria  m e ta llica  18,6

E straz io n e  m in erali non
m etallife ri 27,0

D erivati del p etro lio  12,6
S id e ru rg ia  5,0

P rod o tti ch im ici 21,3
D erivati p etro lio  16,4
Produz., d istr ib . en ergia  

e le ttr ica  6,6
E straz io n e  m in erali non 

m e ta llife ri 6,2
Produz., d istr ib . g a s  m e

tan o  6,0

P roduzione deriv ati del 
p etro lio  14,1

P roduzione p ro d o tti chi
m ici (d i im p o rtaz .) 9,7 

E stra z . m in erali non  m e
ta llife r i 7,1

C him iche 28,8 
P rod o tti fa rm aceu tic i d i

im portazion e 8,9
P oligrafiche ed ito ria li 5,0

E stra z . co m bust. liqu idi 
e  g a sso s i  84,7

E stra z . d e i co m b u stib ili 
fo ss ili  82,7

F ib re  te ssili  a rtific ia li e
sin tetich e 22,4

F o re ste  17,7
C him ica 15,9
T essili 12,8

E d iliz ia  e  OO.PP.

E d iliz ia  e OO.PP. 
C ostru zion e autoveicoli

81,1

15,3
5,5

Produzione fibre te ssili 
artific ia li e sin tetiche 

A grico ltura
9,5
9,2

Produz. p ro d o tti ch im ici 
E n erg ia  e le ttr ica

S id e ru rg ia  ■
C him ica

C ostruzione autoveicoli

5,3
5,0

47,4
10,3

19,0
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Segue Tav. 30.

SETTORI PRODUTTIVI SETTORI A MONTE 
(a)

SETTORI A VALLE 
(b)

Produzione d i fibre te ssili artifi P rod o tti ch im ici 59,4 T essili 26,5
c ia li e sin tetiche, m ater ie  p la  Produz. d i fibre te ssili M an u fatti in m aterie  p la 
stich e e re sin e  sin tetich e art. (d i im portaz .) 8 ,0 stich e 19,9

M an u fa tti d i gom m a 6,4
C him ica 5,5

Produzione d i c a r ta  e carto n e F ab b ricazion e  c a r ta  (d i Po ligrafiche ed ito ria li 23,1
im po rtaz ion e) 38,1

C him ica 14,1
D erivati p etro lio 7,5
F o re ste 6,0

A rti grafiche e  a ttiv ità  ed ito ria li C arta  e carto tecn ica 50,9
C him ica 13,9

P roduzioni fo to  - fon o  - c in em ato C him ica 29,3 P oligrafiche ed ito ria li 7,3
grafiche Poligrafiche 9,0

C arta  e carto tecn ica 6,3

P roduzione d i lam p ad e, cavi. M etalli non fe rro si 54,1 E d iliz ia  e OO.PP. 35,5
con d uttori e le ttrici, m ater ia li P roduzione vetro 6,3 M eccan ica e le ttr ica 21,7
d ie le ttr ic i e  a ffin i F ib re  te ssili  a r tif. e  sin  E le ttr ic ità 6,9

tetiche 6,2
M an u fatti d i gom m a 5,0

Produzione d i m an u fa tti in m a F ib re  te ssili  artific ia li e E d iliz ia  e  OO.PP. 9,1
terie  p lastich e  e re sin e  sin  sin tetich e 74,4 M eccan ica e le ttr ica 7,5
tetiche C him ica 5,8 C oncia delle pelli e fa b 

b ricaz ion e a rtico li in
pelle e cuoio 6,4

C ostru zione autoveicoli 5,0

F abbricazion e d i p ro d o tti delle F ib re  te ssili  artific ia li e
in d u str ie  m an ifa ttu r ie re  non sin tetiche 10,9
a ltrove  c la ssifica te L avo raz . legno 8,1

C him ica 8,0
M acellaz. e lavor. carn i 7,5
A grico ltura 5,9
M an u fatti in m ater ie

•p lastich e 5,8
Z ootecnia 5,0
C arta  e ca rto te cn ic a 5,0

IQO
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Tav. 31 - A ddetti nell’industria manifatturiera secondo il precensim ento industriale del 1969 per classe di addetti e sotto-settori di attività.

SETTORI E CLASSI 
DI ATTIVITÀ’ ECONOMICA

FINO A 10 ADDETTI

Italia Mezzogiorno Incidenza % 
Mezz./Italia

OLTRE 10 ADDETTI

Italia Mezzogiorno
Incidenza % 
Mezz./Italia

TOTALE ADDETTI

ItaUa Mezzogiorno

Incidenza % 
Mezz./Italia

A l i m e n t a r i  e  be v a n d e  . .

Ind. m o litoria  e pastificaz
Ind. d o l c i a r i a .....................
Ind. conserviera  . . . .
Ind. c a s e a r i a .....................
Ind. o l e a r i a ..........................
Ind. a lim en tari varie  . . 
Ind. bevande alcoliche . 
Ind. bevande analcoliche

T abacco

T e s s i l i

Ind. della se ta  . . . .  
Ind. del cotone . . . .  
Ind. della lana . . . .  
Ind. lavorazione fibre te ssi 

li artificiali e sintetiche 
Ind. fibre dure . . . .  
Ind. m aglieria , calzett. 

tessili varie  . . . .

V e s t ia r io  e  a b b ig l ia m e n t o

P e l l i , c u o io  e  c a l za tu r e

Ind. delle calzature . . 
Ind. delle pelli e del cuoio

L egno  e  m o b il io  . . . .

Ind. del l e g n o .....................
Ind. del m obilio e arred.

M e t a l l u r ig ic h e  . . . .

M e c c a n i c h e .................................

M eccanica non elettrica:

126.365

57.757 
8.287

13.868
8.333

18.752
4.670

10.039
4.659

890

93.335

2.116
5.585

23.274

1.713
1.583

59.064

186.675

75.757

60.543
15.214

215.266

152.033
63.233

4.849

92.225

68.235

53.069

22.893
2.694
3.311
2.414

13.964
1.266
4.217
2.310

513

21.142

197
659

1.287

39
829

18.131

73.836

21.889

19.768
2.121

56.513

47.905
8.608

364

7.279

5.699

42.0

39,6
32.5
23.9
29.0
74.5
27.1 
42,0
49.6

57.6

22.7

9.3
11.8 

5,5

2.3
52.4

30,7

39,6

28,9,

32J
13.9

26,3
31.5
13.6

7,5
7,9

8.4

230.986

32.900 
42.936 
67.948 
20.004 

6.791 
. 22.276 

26.703 
11.428

18.554

460.189

36.925
115.181
104.032

31.249
13.909

158.893

217.461

148.605

110.552
38.053

175.841

84.019
91.822

189.906

892.986 

576.134

52.843

10.811
5.286 

19.536
3.626
2.212
3.826
5.349
2.197

6.286

17.525

2.130
3.539
1.306

1.238
1.158

8.154

25.275

12.102

8.135
3.967

17.098

10.696
6.402

21.012
46.522

28.785

22.9

32.9
12.3 
28,8 
18,1
32.6
17.2 
20,0
19.2

33.9

3.8

5.8 
3.1
1.3

4.0
8.3

5.1

11.6

8.1

7.4
10.4

9.7
12.7
7.0

11,1
5.2

5.0

357.351

90.657
51.223
81.816
28.337
25.543
26.946
36.742
16.087

19.444

553.524

39.041
120.766
127.306

32.962
15.492

217.957

404.136

224.362

171.095
53.267

391.107

236.052
155.055

194.755

985.211

644.369

105.912

33.704
7.980

22.847
6.040

16.176
5.092
9.566
4.507

6.799

38j667

2321
4.198
2.593

1.277
1.987

26.285

99.111

33.991

27.903
6.088

73.611

58.601
15.010

21.376

53.801

34.484

29.6

37.2
15.6
27.9
21.3
63.3
18.9 
26,0 
28,0

35.0

7.0

6.0
3.5 
2.0

3,9
12,8

12.1 

24,5

15.2

16.3
11.4

18,8
24.8

9.7
11.0

5.5 

5,4

Fonte: Elaborazione Centropiani su dati ISTAT.



g Segue Tav. 31.

SETTORI E CLASSI 
DI ATTIVITÀ’ ECONOMICA

f i n o  a  io a d d e t t i OLTRE 10 ADDETTI TOTALE ADDETTI
Incidenza % 
Mezz./ItaliaItalia Mezzogiorno Incidenza % 

Mezz./Italia Iteilia Mezzogiorno Incidenza %
Mezz./Italia Italia Mezzogiorno

Fonderie di 2̂  fusione . 5.653 400 7,1 64.568 2.519 3,9 70.221 2.919 4,2
C arpenteria m etall., for
ni e c a l d a i e ..................... 33.125 3.945 11,9 151.966 18.415 12,1 185.091 22.360 12,1
M acchine m otrici non
e l e t t r i c h e .......................... 1.864 72 3,9 64.316 1.739 27 66.180 1.811 2,7
M acchine operatr. e p er
l'agrico lt................................. 8.750 701 8,0 141.542 3.848 2,7 150.292 4.549 3,0
M acchine u tensili e uten
sileria  ............................... 7.113 149 2,1 74.309 340 0,5 81.422 489 0,6
P rodotti m eccanici n.a.c. 11.730 432 3,7 79.433 1.924 2,4 91.163 2.356 2,6

M eccanica e le ttrica  . . . . 7.559 348 4,6 237.079 15.521 6,5 244.638 15.869 6,5
M eccanica di precisione . . 16.431 1.232 7,5 79.773 2.216 2,8 96.204 3.448 3,6

M e z z i  d i  tra sporto  . . . . 3.300 243 7,4 256.759 17.913 7,0 260.059 18.156 7,0

O f f i c i n e  m e c c a n ic h e  d i  r i p . 361.577 92.830 25,7 137.061 11.847 8,6 498.638 104.677 21,0

L avor . m i n e r a l i  n o n  m e t a l l . 59.784 17.222 28,8 256.925 52.300 20,4 316.709 69.522 22,0

C h i m i c h e  e  a f f i n i  . . . . 29.798 3.647 12,2 326.496 34.039 10,4 356.294 37.686 10,6

In du strie  chim iche . . . . 15.426 2.615 17,0 214.658 26.308 12,3 230.084 28.923 12,6
Produz. cellu losa p er tessili

delle fibre artif. e sint. 57 17 29,8 40.195 3.958 9,8 40.252 3.975 9,9
O ggetti in m ater ia  p lastica 14.315 1.015 7,1 71.643 3.773 5,3 85.958 4.788 5,6

D e r iv a t i petr o l io  e  carbone 669 152 22J 34.707 10.696 30,8 35.376 10.848 30,7

G o m m a .............................................. 9,215 3.259 35,4 60.841 2.719 4,5 70.056 5.978 8,5

C arta  e  c a r t o tec n ic h e  . . . 7.832 737 9,4 74.877 5.325 7,1 82.709 6.062 7,3

P o lig r a fic h e  e d  e d it o r ia l i . 32.229 5.686 17,6 92.996 5.269 5,7 125.225 10.955 8,7

M a n if a t t u r ie r e  v a r ie  . . . 22.812 6.110 26,8 56.434 1.225 2,2 79.246 7.335 9,3

Ind. delle foto-fono-cinem .. 16.868 5.233 31,0 7.751 228 2,9 24.619 5.461 22,2
Ind. m an ifatt. varie  . . . 5.944 877 14,8 48.683 997 2,0 54.627 1.874 3,4

TOTALE IND. MANIFATT. 1.322.578 364.491 27,6 3.631.624 339.996 9,4 4.954.202 704.487 14,2



a )  valo ri a sso lu ti : m ilia rd i d i lire  1970

Tav. 32 - Evoluzione della produzione delle industrie manifatturiere nelle grandi ripartizioni italiane
dal 1970 al 1980.

I N D U S T R I E
MEZZOGIORNO CENTRO - NORD

1970 1975 1980 1970 1975 1980

A lim entari e b ev an d e . .

T a b a c c o .....................................

T e s s i l i ...........................................

V estiario  e abb ig liam en to  

Pelli, cuoio  e ca lza tu re  .

Legn o  ...........................................

M e t a l lu r g ic h e ...........................

M e c c a n ic h e ................................

R ip arazion i m ecc. e m ezzi 
t r a s p o r t o ................................

M ezzi di tra sp o rto  . . . .

L avo raz io n e  m in erali non 
m e t a l l i f e r i ...........................

C him iche ................................

T ra sfo rm azio n e  m ater ie  p la 
stich e  ......................................

D erivati del p etro lio  e ca r
bon e .....................................

G o m m a ......................................

C ar ta  e carto tecn ica  . . .

P o lig ra f ic h e ................................

M an ifa ttu riere  varie  . . .

TO TA LE IN D U ST R IE  
M A N IFA T T U R IE R E

1.958,5

215.6

59.6

288.6 

194,9

376.0 

715,8

612.5

316.5 

191,3

274.5

685.0

31,4

1.992,7

47,9

92,1

79.6 

59,8

8.192,3

2.387,1

325,2

168,8

395.6 

282,1 

557,1

1.305,5

1.217,9

608.6

465.0

508,9

1.233.8

90,3

2.521.8 

119,6 

121,8

105.1

100.1

3.401.9

423.4

376.8

610.5

448.0 

1.150,6

2.448.9 

2.778,8

1.107.5

1.231.5

925.5

2.633.4

283.6

3.323.4

249.8

267.1 

350,5

235.2

5.441,5

515.4

2.240.4

1.773.4

1.099.1

1.159.0

1.842.2

5.969.5

1.183.5 

2.765,7

1.427.5

3.394.0

508,2

1.960.0

522.1 

715,9

785.4

638.2

6.677,9

620,6

2.700.2

2.173.8

1.411.9

1.730.9

2.051.5 

7.866,8

1.483.2 

3.585,0

1.820,7

4.487,4

702.7

2.790.6

667.0 

902,3

974.7

889.0

12.514,3 22.246,4 33.941,0 43.536,2

8.590.8 

807,7

3.539.6

2.901.1 

1.866,0

2.327.6

2.209.1 

11.285,2

1.994.9

4.699.5

2.537.3

6.580.6

1.196.4

4.378.1 

988,3

1.129,0

1.202.2

1.236.5

59.469,9

Fonte: V alutazione C entropiani.
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s Segue Tav. 32.

b) composizione percentuale e incrementi medi annui

I N D U S T R I E

A lim entari e bevande

T a b a c c o ..........................

T e s s i l i ...............................

V estiario  e abbigliam ent

Pelli, cuoio e calzature

Legno ....................................

M e ta llu r g ic h e .....................

M e c c a n ic h e ..........................

R iparazion i m eccaniche .

Mezzi di tra sp o rto  . . .

Lavorazione m inerali non 
m e t a l l i f e r i .....................

Chim iche

Trasform azion e m aterie  p ia  
s t i c h e ...............................

D erivati del p etro lio  e car  
bone ...............................

G o m m a ..........................

C arta  e carto tecn ica .

P o lig ra fic h e .....................

M an ifatturiere varie  .

TOTALE .

MEZZOGIORNO

Composizione percentuale

1970

23,9

2,6

0,7

3.5

2.4

4.6

8.7

7.5 

3,9

2.3

3.4

8.4

0,4

24,3

0,6

1,1

1,0

0,7

100,0

1975

19.1 

2,6 

1,3

3.2

2.3 

4,5 

10,4

9.7 

4,9

3.7

4,1

9.8

0,7

20.1 

1,0 

1.0 

0,8 

0,8

100,0

1980

15,3

1,9

1.7

2.7 

2,0

5.2 

11,0 

12,5

5.0

5.5

4.2 

11,8

1.3

14,9

1.1 

1,2

1.6 

1,1

100,0

Tassi medi annui 
di variazione

1970/75

4.1

8.5

23.0

5.5 

7,7

8.2 

12,8

14.7

14.0

19.5

13.1

12.5

23.0

4,9

20.0

5.7

5.7 

10,9

8,9

1975/80

7.3

5.4

17.4 

9,1

9.7

15.6

13.4 

18,0

12.7 

22,0

12.7

16.4

26,0

5.7 

15,9

17.0

27.0 

18,6

12,2

1970/80

5.7 

7,0

20,0

7.8 

8,7

11.8

13.1

16.3

13.3 

20,0

12,9

14.4

25.0

5,2

18.0

11.2 

16,0 

14,3

10,5

CENTRO - NORD

Composizione percentuale

1970

16,1

1.5

6.6

5.2

3.2

3.4

5.4 

17,6

3.5

8.2

4.2 

10,0

1.5

5.8

1.5 

2,1

2.3

1.9

100,0

1975

15.3 

1,4 

6,2

5.0

3.3

4.0 

4,7

18,1

3.4 

8,2

4.2

10.3

1,6

6.4

1.5

2.1

2.2 

2,1

100,0

1980

14,4

1.3 

6,0

4.9 

3,1

3.9

3.7

19.0

3.3

7.9

4.3

11.1

2,0

7.4

1.7

1.9 

2,0 

2,1

100,0

Tassi m edi annui 
di variazione

1970/75

4,2

3.8

3.8

4.1

5.1 

8,4

2.2 

5,7

4.6

5.3

5.0

5.7

6.7

7.3

5.0

4.7

4.4

6.9

5,1

1975/80

5.2

5.4

5.6

5.9

5.7 

6,1

1.5

7.5 

6,1

5.6

6.9 

8,0

11.2

9,4

8,2

4.6 

4,3

6.8

6,4

1970/80

4,7

4.6

4.7 

5,0

5.4 

7,2

1.8 

6,6

5.4

5.4

5,9

6,8

8,4

6,6

4.7 

4,3

6.8

5,8

Fonte: E laborazion e su i dati della Tav. 32 a.



T av . 33 - Incrementi di produzione nelle industrie m anifatturiere nel Mezzogiorno dal 1970 al 1980.
(m iliardi di lire 1970)

I N D U S T R I E

A lim entari e bevande .

T a b a c c o ...............................

T e s s i l i ....................................

V estiario  e abbigliam ento 

Pelli, cuoio e calzature

Legno ....................................

M e ta llu rg ic h e .....................

M e c c a n ic h e ..........................

R iparazion i m ecc. e mezz 
t r a s p o r t o ..........................

Mezzi di trasp o rto  . . .

Lavorazione m inerali non 
m etalliferi . . . . .

Chim iche ..........................

T rasform azion e m aterie  p ia  
s t i c h e ...............................

Derivati del petrolio  e car 
bone ...............................

G o m m a ...............................

C arta  e carto tecn ica . .

P o lig ra fich e ..........................

M anifatturiere varie  . .

TOTALE IN D U ST R IE  
M A N IFA TTU RIER E

INCREMENTI DI PRODUZIONE 
TOTALI

1970/75

428.6

109.6 

109,2

107.0

87.2

181.1

589.7

605.4

292.1

273.7

234.4

548.8

58,9

529.1

71.7

29.7 

25,5

40.3

4.322,0

1975/80

1.014.8 

98,2

208,0

214.9

165.9

593.5 

1.143,4

1.560.9

498.9

766.5

416.6 

1.399,6

193,3

801.6

130.2

145.3

245.4 

135,1

9.732,1

1970/80

1.443,4

207.8 

317,2

321.9

253.1 

774,6

1.733.1

2.166.3

791.0

1.040.2

651.0

1.948.4

252.2

1.330,7

201.9

175.0

270.9 

175,4

14.054,1

INCREMENTI DI PRODUZIONE 
DOVUTI A NUOVI IMPIANTI

1970/75

53.7

65.5 

100,8

79.8 

' 72,0

35.7

273.3

397.4

196,9

234.0

173.1 

466,3

50,4

66.6

18,6

26.8

2.310,9

1975/80

447,4

170.3

152.0 

96,0

465.3

800.0

1.123.6

410,1

700.0

306.0

1.123.7

144.0

531.1

104.2 

77,9

230.9

109.9

6.992,4

1970/80

501.1 

65,5

271.1

231.8 

168,0

501.0 

1.073,3

1.521.0

607.0

934.0

479.1

1.590.0

194.4

531.1

170.8 

77,9

249.5 

136,7

9.303,3

INCIDENZA % DEGLI INCREMENTI 
PER NUOVI IMPIANTI 

SUGLI INCREMENTI TOTALI
1970/75

12.5 

59,8

92.3

74.6

82.5

19.7

46.3

65.6

67.4

85.5

73.8 

85,0

85.6

92.9

72.9 

66,5

53,5

1975/80

44.1

81.9 

70,7

57.9

78.4

70.0

72.9

82.2

91.3

73.5

80.3

74.5

66.3

80.0

53.6

54.4 

81,3

71,8

1970/80

34,7

31.5

85.4

72.0

66.4

64.6 

61,9

70.2

76.7

89.8

73.6

81.6

77.2

39.9 

84,6

44.5

56.1

77.9

66,2

Fonte: V alutazione Centropiani.





Capitolo Sesto 

Lo sviluppo dei settori prioritari nell’area meridionale dal 1970 al 
1980.

1. Generalità.
S i è g ià  accen n ato  nel cap ito lo  p receden te  al 

ru olo  che alcuni co m p arti p rod u ttiv i de ll’indu
str ia  m an ifa ttu r ie ra  do vrebbero  a ssu m ere  nel p ro
ce sso  di ind ustria lizzazion e delle reg ion i m erid io
nali. R u olo  che ev iden tem ente è  s ta to  a tten ta
m ente co n sid era to  n ella  d istr ib u z ion e  nelle varie  
aree  del P aese  delle nuove in iziative in d u str ia li 
che do vreb bero  e sse re  rea lizzate  nel p ro ss im o  de
cennio p e r  fa r  fro n te  a lla  ip o tizzata  e span sion e  
della  dom an d a. S i  t r a t ta  in  p ra tic a  dei se tto ri 
co n sid erati p r io r ita r i p e r  lo  sv ilu pp o  del M ezzo
giorn o, se tto r i ev idenziati a ttrav e r so  l ’a n a lis i svol
ta  su i req u isiti d i localizzazion e di c ia scu n  se tto 
re e su i fa tto r i di localizzazion e p re sen ti n elle  va
rie  region i m erid ion ali, nonché su lle  in terrelazion i 
esisten ti t r a  i v ari se tto r i p rod u ttiv i e  su lle  p ro
sp ettive  d e lla  do m an d a  in tern a ed  e stera .

T ali a n a lis i hanno p erm esso  d i in d iv id u are  q u a
li se tto r i p r io r ita r i i co m p arti in d u str ia li de lla  
m eccan ica, delle a lim en tar i m odern e e d e lla  chi
m ica  se co n d ar ia  p e r  i q u a li su ss is to n o  notevoli 
p o ss ib ilità  di e sp an sion e s ia  d a  p a r te  del m ercato  
in terno che e stero  e p e r  i q u ali su ss is te  u n  ele
vato  g rad o  di in tegrazion e con  a ltr i se tto r i p ro
du ttiv i ed  u n a  n otevo le  co n cordan za tra  req u isiti 
di localizzazione d i de tti se tto r i ed  i fa tto r i  di 
localizzazione p resen ti nelle  region i m erid ion ali.

Per ta li co m p arti qu i d i segu ito  s i  analizzano, 
ad  un livello  d i d isaggregaz ion e  se tto r ia le  più 
am pio , q u a li sian o  le p o ss ib ilità  di sv ilu p p o  ipo
tizzate p er  l ’a re a  m erid ion ale .

2. Industrie chimiche.

C on sid eran do  l ’inciden za sem p re  p iù  notevole 
dei p ro d o tti ch im ici n ei p ro ce ss i p ro d u ttiv i d i tut
ti g li a ltr i  se tto r i p ro d u ttiv i e co n sid era ta  a ltre s ì 
l ’esigen za  di d istin gu ere le  ca ra tte r is tich e  tecnico
econom iche dei v a r i  p ro ce ss i co m p resi nel com 
p arto  ch im ico, l ’a n a lisi dello  sv ilu ppo  di ta le  se t
tore è s ta ta  co n d o tta  ad  un livello  d i d isag g reg a
zione m olto  am pio .

L a  c la ssificaz io n e  co n sid era ta  in  q u esta  in d a
gine fa  dun que riferim en to  ai segu en ti sotto- 
se tto r i (1);

I. In dustria  chim ica prim aria.

a )  P r im ar ia  di b a se , che com pren de p ro d o tti
organ ici ed  inorgan ici;

b )  P rim aria  in term ed ia, che co m pren de p ro 
do tti o tten uti d a lla  tra sfo rm az io n e  dei p ro
do tti d e lla  ch im ica d i b a se  in m ater ie  p r i
m e p e r  gli a ltr i se tto r i: a d  es .: produzioni 
d i m on om eri p e r  le  fib re  sin tetiche, p er 
le m ater ie  p lastich e , ecc.;

c ) P r im ar ia  d e riv a ta  che com pren de:

— fertilizzan ti;
— m aterie  p la stich e  e re sin e ;
— fib re  ch im iche;

a rtific ia li;
sin tetich e;

— a ltr i d erivati:
e sp lo siv i;
e le ttrod i di carbonio .

II . Industria  chim ica secondaria.

—  co lo ran ti e p igm en ti;
— au silia r i p er  l ’in d u str ia ;
—  farm aceu tic i;
—  fito fa rm ac i;
—  cosm etic i;
—  ad esiv i e  co lle ;
—  vernici, p ittu re , in ch io stri;
— oli an im ali e  vegeta li;
—  de tersiv i e  sap on i;
—  p ro d o tti p e r  la  c a sa ;

(1) S i è seguita in questa sede la classificazione adottata  
dalle aziende produttrici (ed in particolare dall’ENI) anziché 
quella dell’ISTAT perclié quest’ultim a non considera per in
tero la gamma delle attuali produzioni chimiche: 1 prodotti 
cui essa fa riferim ento non sono pertanto i  p iù  rappresentativi 
dell’attività produttiva cui appartengono.
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— m a ter ia li sen sib ili;
— g a s  tecnici;
— fiam m ife ri;
— altr i.

Le valu tazion i dei livelli p ro d u ttiv i d i c iascun  
p ro d o tto  p er  l ’I ta l ia  nel co m p le sso  e  p er  l ’a rtico 
lazione reg ion ale  so n o  sta te  e ffe ttu a te  ten en do p re
sen ti le ind icazion i d i m a ss im a  del Piano ch im ico 
n azionale e le in form azion i fo rn ite  d alle  aziende 
p ro d u ttric i (in  p artico la re  sono sta te  am p iam en te  
u tilizzate le p rev ision i fo rm u la te  d ag li e sperti 
d e ll’E N I).

L e  p rev ision i fo rm u la te  d ag li e sp e rti de l se t
tore  s i  b a sa n o  su l ragg iu n g im en to  d i un  obiettivo  
gen erale  che è  quello  d i a s s ic u ra re  uno sv ilu ppo  
in tegra to  ed eq u ilib ra to  d e ll’in d u str ia  ch im ica 
che risu lti p iù  e fficace  ai fini dello  sv ilu p p o  del
l ’econ om ia gen erale . P er il ragg iu n g im en to  di 
ta le  obiettivo , in sp ec ie  n ell’a re a  m erid ion ale , sa 
r à  n ecessar io :

— sv ilu p p are  i se tto r i trad iz ion ali nei q u a li l ’in
d u str ia  locale  è  g ià  p resen te  p e r  segu ire  i 
« tren d s » di m e rca to  e m an ten ere  la  com peti
tiv ità  delle  p rodu zion i ed  in o ltre  p er  cogliere  
o ccasion i d i do m an d a  laten te  s ia  su l m e rca to  
interno che su  qu ello  estero ;

— sv ilu p p are  qu elle  p rodu zion i che p o sso n o  a t
ten uare g li sq u ilib r i s tru ttu ra li e sisten ti.

L e  p rev ision i fo rm u la te  p e r  il p eriod o  1970-80 
ipotizzan o a  livello n azion ale  u n  t a s s o  d i sv ilu ppo  
p e r  il se tto re  nel co m p le sso  n otevo lm en te so ste
nuto, p ar i cioè a ll ’8,5 % annuo. L o  sv ilu pp o  ipotiz
zato  in q u esta  sede p e r  l ’in d u str ia  ch im ica  m eri
d ion ale, in  lin ea con  le ind icazion i del p ian o  chi
m ico , è n otevo lm en te su p erio re  a  qu ello  m ed io  n a
zionale; i livelli p rod u ttiv i de lle  a ttiv ità  ch im iche 
p resen ti nelle region i m erid ion ali d ovrebbero  
au m en tare  a d  un ta s so  m edio  ann uo p a r i  a l
14,0 %. T ale  fo rte  increm en to  d e ll’in d u str ia  chi
m ica  nel M ezzogiorno sa reb b e  d a  a ttr ib u irs i  o l
tre  che ad  un  ra ffo rzam e n to  dell’in d u str ia  ch im ica 
p r im a r ia  ed  in p ar tico la re  d i q u e lla  p r im a r ia  in
term ed ia  (16 ,7%  all'an n o  d a l 1970 a l 1980) con
tro  l ’8,3 % d e lla  p r im a r ia  d i b a se , a d  u n a  m ag
giore  p resen za  n e ll’a re a  d e lla  ch im ica  seco n d aria  
che dovrebbe sv ilu p p arsi d a l 1970 a l 1980, a d  un 
ta sso  m edio annuo del 16,2 %. Q u est’u ltim o  tip o  
di p rodu zion e che a ttu a lm en te  è sc a rsa m e n te  ra p 
p resen ta to  n e ll’a re a  m erid ion ale  (nel 1970 in fa tti 
la  p rodu zione della  ch im ica seco n d aria  ra p p re 
se n tav a  so lo  il 6,3 % d e lla  p rodu zione n azion ale) 
dovrebbe tra rre  il su o  sv ilu p p o  d a  u n a  m agg iore  
in tegrazion e con  l ’in d u str ia  ch im ica di b a se  g ià 
e s isten te  e che, a  segu ito  degli in vestim en ti ap p ro 
vati, dovrebbe u lte rio rm en te  p o ten ziarsi: in  ta l 
m odo l ’in d u str ia  ch im ica se co n d ar ia  m erid ion ale

rad d o p p iereb b e  il su o  p e so  a ttu a le  r isp e tto  a lla  
p rodu zione n azion ale ragg iu n gen d o  nel 1980 il
12,6 % (T av . 34).

T ra  le in d u str ie  ch im iche p r im a rie  p ar tic o la r
m en te rilevan te  dovrebbe e sse re  nel M ezzogior
no lo sv ilu pp o  delle fib re  ch im iche sin tetich e: un 
tipo  di p rodu zion e che p re se n ta  notevo li p o ss ib i
lità  d i e sp an sion e anche a  livello n azion ale e  dal 
q u a le  dovrebbe sc a tu rire , n ell’a re a  m eridion ale , 
un m agg io r sv ilu pp o  del se tto re  te ssile  a d  e sso  
s tre ttam en te  co llegato  nonché quello  del v e stia 
rio  ed  abb ig liam en to . L a  reg ion e m erid ion ale  che 
sa re b b e  m agg iorm en te  in te re ssa ta  a ta le  tip o  di 
p rodu zion e è la  S a rd e g n a  (1), dove le f ib re  te s
sili sin tetich e s i  sv ilu p p ereb b ero  nel decennio 
1970-80 a d  im  ta s so  m ed io  an n u o  p a r i  a l  32,0% . 
L ’inciden za di ta le  p rodu zione r isp e tto  a  qu ella  
n azion ale  p asse re b b e  p e r  la  S a rd eg n a  d a ll ’a ttu a  
le 4,8 % a l 28,8 % (2).

T r a  le v ar ie  p rodu zion i de lla  ch im ica  secon da
r ia  l ’e sp an sio n e  p iù  accen tu ata , s ia  in  term in i di 
t a s so  m ed io  annuo, s ia  in  term in i d i qu ote  p er
cen tu ali r isp e tto  a l la  p rodu zion e n azion ale , do
vrebbe in te re ssa re  i p ro d o tti « a u s ilia r i p e r  l ’in
d u str ia  ». E ’ qu esto , in fa tti, un  t ip o  d i produzione 
fo rtem en te  d ipen den te d allo  sv ilu pp o  in d u str ia le  
in genere ed  in p artico la re  d a  qu ello  delle indu
str ie  te ss ili  e  m eccan ich e p e r  le q u a li s i  sono 
ipo tizzati n otevo li in crem en ti p ro d u ttiv i n e ll’a re a  
m erid ion ale . Seco n d o  le valu tazion i e ffe ttu a te  in 
q u e sta  sed e  « i p ro d o tti a u s ilia r i p e r  l ’in d u str ia  » 
(che d o vreb b ero  in te re ssa re  in p a r tic o la r  m odo 
la  S ic ilia )  s i  sv ilu p p ereb b ero  nel M ezzogiorno ad  
un ta s so  m ed io  annuo del 4 5 %  d a l 1970 a l 1980 
e la  loro  inciden za risp e tto  a lla  p rodu zione n azio
n ale p a sse re b b e  d a ll ’1,1 % a l  18,8 %.

3. Le industrie meccaniche.

I l  p e so  che le in d u str ie  m eccan iche h an no a t
tualm en te  n ell’am b ito  d e ll’a p p a ra to  p rod u ttiv o  
nazion ale (n el 1970 c irc a  il 20 % del p ro d o tto  lor
do d e ll’in d u str ia  in  sen so  stre tto  (3 ) è d a  im pu 
ta r s i  a l co m p a rto  m eccan ico), la  ten denza a l l ’ac- 
cre sc ers i d i ta le  p e so  in  an a lo g ia  con  q u an to  g ià  
v erifica to si in a ltr i p a e s i  in p iù  av an zata  fa se  di 
sv iluppo, e in fine l ’e levato  g rad o  d i in terd ipen 
denza e in tegrazion e con le a ltre  in d u strie , s ia  
a  m onte che a  valle, inducono a  riten ere  che

(1) A seguito del notevole ammontare degli investim enti 
approvati dal CIPE.

(2) Di conseguenza il sottosettore tessile  « seta e lavorazio
ne delle fibre sintetiche e  artificiali » passerebbe nell'isola  
da 3 miliardi circa nel 1970 a circa 56 miliardi di lire nel 
1980 (e  cioè dall’l  % circa della produzione nazlcrale del 
1970 al 10,6% nel 1980).

(3) Cioè escluse le industrie delle costruzioni.
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Tav. 34 - Evoluzione della produzione delle industrie chimiche nel Mezzogiorno ed in Ita lia  dal 1970 al 1980.

SETTORI E CATEGORIE 
DI PRODOTTI

I n d u s t r ia  c h im ic a  p r im a r ia

P rim aria  d i b a se  . 
P rim aria  in term edia 
P rim aria  derivata  .
— fertilizzanti . .
— m aterie  p lastich e
— fibre chim iche: . 

artificiali . . . 
sin tetiche . . .

— elastom eri . . .
— a ltr i derivati . .

I n d u s t r ia  c h im ic a  seco nda

R I A ..............................................

C oloranti e p igm enti . . 
Farm aceutici . . . . .
F i t o f a r m a c i .....................
C o s m e t i c i ..........................
Vernici, p itture  e inchiostr 
D etersivi e sapon i . . , 
A usiliari p er l ’in d ustria  , 
Adesivi e colle . . . .  
Oli an im ali e vegetali . 
Prodotti p er la  ca sa  . .
G as t e c n ic i ..........................
F ia m m ife r i ..........................
A l t r i ....................................
M ateriali sensib ili . . .

TOTALE IND. CHIM ICA

MEZZOGIORNO ITALIA

(miliardi di lire 1970)

1970

562,9

153.7
192.8 
216,4
66,1
88,5
61,8
2,7

59,1

122,1

24,9

22,0
24.3 
14,6
1,1
2,3

10.4 
8,0 
7,7

6,8

685,0

1980

2.086,8

342.5
903.6
840.7 
82,9

455,6
302,2

2,1
300,1

546,6

7,2
71.9
11.4 

186,0
54.5 
49,2 
46,7
33.5 
17,1
35.9
11.6

21,6

2.633,4

1970

2.148.8

373,9
756.0

1.018.9
180.0
375.0
390.0 
126,3 
263,7
37,0
36,9

1.930,2

50.0
690.0
60.0

280.0
215.0
220.0 
100,0
55.0 
24,2
60.0
34.0
15.0
75.0
52.0

4.079,0

1980

4.864,0

655,2
2.006,6
2.202,2

202,1
1.079,8

785.4 
95,9

689.5 
84,6 
50,3

4.350.0

84,4
1.559,4

109,1
989.4
338.6
405.6
248.0
113.5
39.6

133.7
46.6
30.0
85.0

167.1

9.214.0

Incidenza % della produzione 
del Mezzogiorno rispetto a 

quella nazionale

1970

26,9

41.1
25.5
21.2 
36,7
23.6
15.6 
2,1 

22,4

6,3

3.6

7,9
l U
6.6 
1,1 
4,2

43,0
13,4
22:1

13,1

16,8

1980

42,9

52,3
45.0
38.2
41.0
42.2
38.5 
2,2

43.5

12.6

8,6
4,6

10.4 
18,8 
16,1 
12,1 
18,8
29.5 
43,2
26.9
24.9

12,9

28,6

Tassi m edi annui di variazione 
dal 1970 al 1980

Mezzogiorno

14,0

8.3
16.7
14.5
2.3

17.8 
17,2
2,5

17.6

16,2

n.c.
11,2
n.c.
24.0 
8,4

12,9
45.0
31.0
5.1 

16,2
4.2

12.3

14.4

Italia

8.5

5,8
10,3
8,0
1.2

11.1
7.3 

- 2,7
10.1

8.6 
3,7

8,5

5.4
8.5 
6,2

13,5
4.6
6.3
9.5
7.5 
5,0
8.3
3.2 
7:2
1.3 

12,4

8.5

Fonte: Valutazione Centropiani.



q u esto  co m p arto  d e b b a  ra p p re se n ta re  un o  dei 
se tto r i ch iave p er  u n a p o litica  che p u n ti su llo  
sv ilu pp o  in d u str ia le  d e ll’a re a  m eno av an za ta  del 
p ae se . T ale p o litica  in fa tti, se  r ife r ita  a l se tto re  
m eccan ico , p o treb b e  co rrisp o n d ere  a d  obiettiv i 
di n atu ra  so c ia le  (atten uazion e d e ll’em igrazion e, 
creazion e d i nuovi eq u ilib r i su l m e rca to  del la 
voro  ecc.) ed  a  ob iettiv i d i n a tu ra  stre ttam en te  
econ om ica (in vestim en ti in se tto r i p ro d u ttiv i che 
d ian o  garan zie  d i sicu ro  « avven ire », s ia  dal 
pu n to  di v is ta  della  co n sisten za  d e lla  do m an d a 
in tern a ed  e ste ra , s ia  d a  qu ello  tecnologico).

Q uesto  in siem e di con sid erazion i h a  in dotto  ad 
un esam e p ii! ap p ro fo n d ito  dei livelli d i sv ilu ppo  
delle v arie  p rodu zion i che rien tran o  nel co m p arto  
m eccan ico. L a  d isaggregaz ion e se tto r ia le  a d o tta ta  
in q u esta  se d e  s i  r ife r isc e  a d  u n a  artico laz ion e 
di produzione p iu tto sto  a m p ia  che p erm ette  di 
co n sid erare  d istin tam en te  ben i le cui p o ss ib ilità  
di esp an sio n e  e le cu i ca ra tte r is tich e  stru ttu ra li 
(in  p artico la re  le in terrelazion i con gli a ltr i 
se tto r i p ro d u ttiv i) r isu lta n o  p iu tto sto  d iversifi
ca te  (T av. 35).

L o  sv ilu pp o  ipo tizzato  p e r  il co m p le sso  delle 
in d u str ie  m eccan ich e m erid ion ali p a r i  a d  un  ta s 
so  m edio  annuo del 16,3 % nel decennio 1970-80 
(nello  s te sso  p eriod o  l ’in d u str ia  m eccan ica  n a
zionale c rescereb b e  a d  un ta sso  m edio  annuo 
p a r i a l 7 ,9 % ) deriverebbe d a lla  ra p id a  e sp an sion e  
p rev ista  in  p ar tico la re  p e r  la  « m eccan ica  non 
e le ttr ica  », e la  « m eccan ica  di p rec is ion e  »: 18,4 % 
e 18,7 % risp ettiv am en te  nel p ro ss im o  decennio.

L a  m eccan ica  non e le ttr ica  è  il co m p arto  che 
a ttu a lm en te  r isu lta  m olto  caren te  n ell’a re a  m eri
dion ale  s ia  so tto  il profilo  d e lla  sc a r sa  v a r ie tà  dei 
p ro d o tti s ia  so tto  qu ello  d e lla  d im en sion e azien
dale , ed  è invece p ro p rio  q u esto  se tto re  che h a  un 
ru o lo  p artico la rm en te  rilevan te a i fini dello  sv i
lu p po  d i m o lti a ltr i se tto r i in d u str ia li de l com 
p a r to  m etalm eccan ico . N e ll’am b ito  d e lla  m ecca
n ica  non e le ttr ica  un  fo rte  sv ilu pp o  s i  dovrebbe 
verificare  p er  le m acch ine u ten sili, p e r  la  m ecca
n ica  varia , le p om p e e i co m p resso ri, la  carp en 
te r ia  m etallica , e le fon derie  d i 2 “ fu sion e . L a  
localizzazione d i nuovi im pian ti nel ' M ezzogiorno 
p er  ta li tip i d i p rodu zion e p rovo ch erebbe n ote
voli m u tam en ti n ella  p artec ip az io n e  d e lla  p ro
duzione d e ll’a re a  a lla  form azion e  del va lo re  della 
p rodu zione n azion ale  d i q u esti se tto ri. In fa tti la  
p rodu zione del se tto re  delle  m acch in e u ten sili 
del M ezzogiorno che co n trib u isce  nel 1970 p er
lo 0,6 % d e lla  p rodu zione n azion ale  p a sse re b b e  
a l 14,0 % nel 1980; p er  la  ca rp en teria  m etallica  
ta le  q u o ta  p a sse re b b e  d a l 12,3 % a l 24,1 %; p e r  le 
p om p e e co m p resso ri d a ll ’1,7 % a l 16,8 %; p e r  le 
fon derie  di 2* fu sio n e  d a l 4,4 % a l  15,9 %. Q uesti 
co n sisten ti increm en ti d i p rodu zion e nel M ezzo
g iorn o  p er  i co m p arti co n sid era ti van no a ttr ib u i
ti s ia  a lla  d o m an d a  in tern a  che s i  è  ipotizzata  
p artico la rm en te  so sten u ta  nel p ro ss im o  decennio

p e r  e ffe tto  dei p rev isti in vestim en ti nelle  indu
str ie  a  m onte (s id e ru rg ia ) ed  a  valle  (in  p a r ti
co la re  co stru zion e di m ezzi di tra sp o r to  ed  ed i
liz ia  di o p ere  p u b b lich e), s ia  a lla  fo rte  do m an d a 
e s te ra  che si è p re v is ta  p er  ta li p ro d o tti e  che, 
dalle  reg ion i m erid ion ali p o treb b e  tro v are  un 
p iù  fac ile  sbocco  in  sp ec ie  v erso  i m e rca ti orien
tali.

P er la  m eccan ica  e le ttr ica  si è ipo tizzato  invece 
un o  sv ilu p p o  p iù  contenuto . Ciò in p artico la re  
p er  q u ella  a  tecnologia  p iù  av an za ta  e  cioè l ’in
d u str ia  e le ttron ica  che p re se n ta  n e ll’a re a  m eri
dion ale m in ori carenze, sp ec ia lm en te  d a l pun to  
di v is ta  delle d im ension i aziendali e sse n d o  g ià  
p resen ti in loco a lcu n i g ro ss i  co m p le ssi. N e ll’am 
b ito  d e lla  e le ttrom eccan ica  rilevan te  è lo  sv ilu p
p o  ipotizzato  p er  l ’e le ttrom eccan ica  d i ben i di 
co n su m o ed  in p ar tico la re  d i e le ttrodom estic i 
(daU ’l l ,2 %  della  p rodu zion e n azion ale  n el 1970 
al 28 %  nel 1980) p er  e ffe tto  degli investim en ti 
p ro g e tta ti n ella  zon a d a  u n a  im p re sa  lead er a  li
vello  n azion ale  nonché d a  u n a do m an d a  del m er
ca to  in terno che, a l co n trario  d i qu an to  avviene 
p e r  il co m p le sso  del p ae se , o ffre  an co ra  non  tra 
scu rab ili p o ss ib ilità  di a sso rb im en to .

F o rt iss im o  in fine dovrebbe r isu lta re  l ’incre
m ento  dei livelli d i p rodu zion e degli a ltr i  p ro 
do tti d e lla  m eccan ica  d i p rec is io n e ; p e r  effe tto  
d i ta le  r a p id a  e sp an sion e  p artico la rm en te  p iù  
so sten u ta  d i q u ella  m ed ia  nazion ale , l ’incidenza 
del M ezzogiorno risp e tto  a lla  p rodu zion e n azio
nale au m en terebbe  con sid erevo lm en te (d a l 7,1 % 
nel 1970 al 24 ,0%  nel 1980).

4. Le industrie alimentari moderne.

T ra  i se tto r i la  cu i localizzazione nel M ezzogior
no è d a  riten ere p r io r ita r ia , è anche il co m p arto  
d e ll’in d u str ia  a lim en tare  m o d ern a  ten uto  conto 
in p a r tic o la r  m odo  dell’in tegrazion e che ta le  se t
to re  h a  con l ’agrico ltu ra , il cui p e so  n ella  stru t
tu ra  p ro d u ttiv a  m erid ion ale  a p p are  an co ra  oggi 
m olto  rilevan te. L ’im p o rtan za  degli a lim en tari 
m odern i (in d u str ia  co n serv ie ra  e  su rg e la ti)  non 
tro v a  d ’a ltr a  p a r te  r isco n tro  n ep pu re n ell’a ttu a le  
s tru ttu ra  p ro d u ttiv a  del se tto re  a lim en tare  n a
zionale cara tte r iz z a to  an c o ra  d a lla  p revalen za 
delle in d u str ie  a lim en tari trad iz ion ali.

P er il p ro ss im o  decennio s i  p resu m e che ta 
le co m p arto  si sv ilu p p i a  livello  n azion ale  a  
ta s s i  m ed i annui p iu tto sto  so sten u ti sp ec ia lm en te 
p er  qu an to  r ig u ard a  la  con servazion e d e lla  fru tta  
e o r tagg i (11 ,7%  d al 1970 al 1980). (T av . 36). T ale  
sv ilu p p o  p ro d u ttiv o  è  s ta to  ipo tizzato  su lla  b a se  
d i u n a  p rev ision e d i a ccen tu a ta  esp an sio n e  della 
do m an d a  di p ro d o tti o r to fru ttic o li e su rge lati. 
Q u esta  ra p id a  cre sc ita  de i co n su m i pro-capite di 
ta li p ro d o tti a l 1980 dovrebbe e sse re  realizzab ile  
tenendo con to  dei b a s s i  livelli d i p arte n za  e  de lla  
sem p re  m agg io re  do m an d a  che s i  dovrebbe crea-
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Tav. 35 - Evoluzione della produzione delle industrie meccaniche nel Mezzogiorno ed in Italia dal 1970 al 1980.

SETTORI E CATEGORIE 
DI PRODOTTI

m e z z o g io r n o ITALIA Incidenza % della produzione 
del Mezzogiorno rispetto a 

quella nazionale

Tassi medi annui di variazione

(miliardi di lire 1970) dal 1970 al 1980

1970 1980 1970 1980 1970 1980 Mezzogiorno Italia

M ec c a n ic a  n o n  e l e t t r ic a  . . 240,3 1.299,3 4.199,0 8.486,1 5,7 15,3 18,4 7,3

Fonderie di 2“ fusione . . 18,4 144,4 416,0 910,9 4.4 15,9 23,0 8,2
C arpenteria  m etallica  . . 147,6 532,7 1.200,0 2.218,5 12,3 24,1 13,7 6,3
M acchine m otric i non elet

triche ..................................... 8,1 50,5 298,0 630,6 2,7 8,0 20,0 7.8
C uscinetti a  ro to lam . . . . 8,9 15,7 85,0 150,6 10,5 10,5 5,2 5,9
M acchine p er im pian ti ter

m ici ..................................... 1,4 9,4 196,0 434,4 0,7 2,1 21,0 8,3
M acchine agrico le op eratric i 11,5 31,8 175,0 336,2 6,6 9,5 10,7 6,8
T r a t t o r i ..................................... 0,2 2,7 249,0 504,5 1,0 0,5 30.0 7,3
M acchine utensili e uten

sileria  ..................................... 1,8 89,3 310,0 636,7 0.6 14,0 48.0 7,5
Pom pe e co m p ressori . . 1,6 28,3 94,0 168,2 1,7 16,8 33.0 6,0
M acchine t e s s i l i ..................... 2,4 13,8 245,0 430,4 0.1 3,2 19,1 5,8
M acchine in d ustria li p er 

c u c i r e ..................................... _ _ 50,0 58,1 1,5
M acchine p er can tieri edi

li e s t r a d a l i .......................... 17,5 67,2 170,0 303,0 10,3 22,2 14,4 5,9
M acchine grafiche p er car

ta  e carto tecn ica . . . _ _ 75,0 140,1 6,5
A ltre m acchine non elettr. 12,7 149,6 365,0 854,9 3,5 17,5 29,0 8,9
M eccanica v aria  . . . . 8,2 163,9 271,0 709,0 3,0 23,1 35,0 10,1

M e c c a n ic a  e l e t t r i c a  . . . 306,6 1.117,2 1.708,0 3.952,7 18,0 28,3 13.8 8.8

E lettrom ecc. strum ent. . . 106,9 232,8 515,0 1.029,3 20,8 22,6 8.1 7.2
— m acchine p er la  produ

zione e il tra sp o rto  di 
energia ^ .......................... 8,3

' .-"J.—......■
15,1 76,0 138,8 10,9 10,9 6,2 6,2

Fonte: Valutazione Centropiani.



to
Segue Tav. 35.

SETTÓRI E CATEGORIE 
DI PRODOTTI

MEZZOGIORNO ITALIA Incidenza % della produzione 
del Mezzogiorno rispetto a 

quella nazionale

Tassi medi annui di variazione

(miliardi d i lire 1970)
dal 1970 al 1980

1970 1980 1970 1980 1970 1980 Mezzogiorno Italia

— m acchine e apparecchi
per f e r r o v i a ..................... 4,5 8,5 12,0 22,2 37,5 38,3 6,5 6,4

— equipaggiam enti indu
stria li ............................... 54,5 136,3 328,0 686,2 16,6 19,9 9,6 7,6

— rad io  TV profession ale 39,6 72,9 99,0 182,1 40,0 40,0 6,3 6^

E lettrom eccan ica di consu
m o ......................................... 58,5 235,5 618,0 1.129,2 9,5 20,9 14,9 6,2

— elettrodom estici . . . 50,0 217,9 447,0 778,9 11,2 28,0 15,9 5,7
— apparecch i elettrici per

a u to v e ic o l i .......................... 3,5 7,4 72,0 148,9 4,9 5,0 7,8 7,5
— m ateriale elettrico com 

p reso  nelle costruz. . . 5,0 10,2 99,0 201,4 5,0 5,0 7,4 7,4

E le t t r o n ic a ............................... 141,2 648,9 575,0 1.794,2 24,6 36,2 16,5 16,5
— elettronica strum ent. . . 118,9 613,4 385,0 1.493,4 30,9 41,1 17,8 14,5

rad io  TV p rofession ale 84,9 479,3 215,0 1.046,1 39,5 45,8 18,9 17,1
c a l c o l a t o r i .......................... 34,0 134,1 ,170,0 447,3 20,0 30,0 14,7 10,2

— elettronica beni di con
sum o ............................... 22,3 35,5 190,0 300,8 11,7 11,8 4,8 4,7

M e c c a n ic a  d i  p r e c is io n e  . . 65,6 362,3 675,0 1.625,7 9,7 22,3 18,7 9,2

M acchine d a  scrivere, da 34,7 79,5 239,0 448,5 14,5 17,7 8,7 6,5
calcolo e u fficio  . . . 

A ltri p rod o tti della m ec
can ica di precisione . . 30,9 282,8 436,0 1.177,2 7,1 24,0 25,0 10,5

TOTALE IND. MECCAN. 612,5 2.778,8 6.582,0 14.064,5 9,3 19,8 16,3 7.9



Tav. 36 - Evoluzione della produzione delle industrie alim entari nel Mezzogiorno ed in Ita lia  dal 1970 al 1980.

MEZZOGIORNO ITALIA Incidenza % della produzione 
del Mezzogiorno rispetto a 

quella nazionale

Tassi medi annui di variazione

DI PRODOTTI (miliardi di lire 1970) dal 1970 al 1980

1970 1980 1970 1980 1970 1980 Mezzogiorno Italia

P ilatu ra  e m o litura  dei ce
reali ..................................... 188,9 263,8 615,0 859,0 30,7 30,7 3,4 3,4

P a n if ic a z io n e .......................... 265,7 340,2 736,0 942,0 36,1 36,1 2,5 2,5

Pastificazione . . . . . . 187,0 262,4 440,0 618,0 42,5 42,5 3,4 3,5

D olciaria ................................ 54,2 134,5 271,0 506,9 20,0 26,5 9,5 6,5

M acellazione e lavorazione 
carn i .................................... 485,5 1.122,2 2.177,0 4.042,6 22,3 27,8 8,7 6,4

Lavorazione e conservazio- 
1 ne del p e s c e ..................... 32,5 48,4 74,0 110,2 43,9 43,9 4,1 4,1

C onservazione fru tta  e  or
taggi .................................... 52,0 146,1 109,0 331,0 47,7 44,1 10,9 l l j

Altre industrie  conserviere 36,2 51,6 131,0 187,0 27,6 27,6 3,6 3,6
C a s e a r i a .................................... 168,6 227,5 862,0 1.164,0 19,6 19,6 3,0 3,0
O l e a r i a .................................... 230,4 378,8 886,0 1.456,0 26,0 26,0 5,1 5,1
Prod. e raffinazione dello 

zucchero ............................... 46,5 69,5 229,0 332,0 20,3 20,9 4,1 4,1
Bevande alcooliche . . . 47,7 84,3 312,0 550,0 15,3 15,3 5,8 5,8
B irra , m alto , e stra tti di 

m a l t o .................................... 46,1 69,8 130,0 197,0 35,5 35,4 4,2 4,3
B evande analcooliche . . 117,2 202,8 428,0 697,0 27,4 29,1 5,6 5,0

TOTALE J N D .  A LIM EN 
TARI E  BEV A N D E . . 1.958,5 3.401,9 7.400,0 11.992,7 26,5 28,4 5,7 5,0

Co Fonte: Valutazione Centropiani.



re  p e r  i p ro d o tti su rg e la ti p er  e ffe tto  delle m o
dificazioni nei s iste m i d i v ita  delle fam ig lie  e  del
l ’u so  sem p re  p iìi frequ en te  d i co n su m are  p a s t i  
fu o ri c a sa  in locali che utilizzan o ta li p ro d o tti 
p e r  g u ad ag n are  tem p o  di lavoro . D ’a ltr a  p ar te  
i livelli di con sum i pro-capite che derivan o  d a lle  
ip o te si fo rm u la te  non s i  d isco stan o  d a  quelli 
che g ià  a ttu a lm en te  s i  verifican o  nei P ae si p iù  
sv ilu p p ati de l n ostro .

P er l ’a re a  m erid ion ale  le p ro sp e ttiv e  d i sv i
lup po  di ta le  tip o  d ’in d u str ia  sem b ran o  p o sitiv e  
o ltrech é p e r  le favorevo li p rev ision i d i increm en
to  nel con sum o pro-capite d i ta li p ro d o tti anche 
perch é a  m onte su ss is to n o  elem en ti p o sitiv i p er  
c iò  che rig u ard a  la  d isp o n ib ilità  s ia  delle m a 
terie  p rim e tra sfo rm ab ili, s ia  d e lla  p rin cipale  
m a te r ia  p r im a  p e r  im b allagg io  (b an d a  stag n a
ta). A livello del M ezzogiorno qu ind i, il ta sso  
di increm en to  d e ll'in d u stria  d i tra sfo rm az io n e  
d e lla  fru tta  e o r tag g i è s ta to  st im a to  p a r i  a l 
10,9 % annuo.

P er c iò  che concerne lo sv ilu p p o  d e lla  m acella
zione e lavorazion e d e lla  carn e  co n tro  un ta sso  
di sv ilu p p o  del 6,4 % a  livello nazion ale , l ’indu
s tr ia  del M ezzogiorno dovrebbe c rescere  nel de
cennio 1970-80 a d  un  ta sso  p ar i a l l ’8,7 % a l
l ’anno.

T ra  le a ltre  in d u str ie  a lim en tar i so ltan to  quelle 
d o lc iar ie  d ovrebbero  p re sen tare  nel p ro ss im o  de
cennio ta s s i  d i sv ilu pp o  su p erio ri a lla  m ed ia  n a
zionale (9,5 % contro  il 6,5 % a  livello n azion ale). 
P er tu tte  le a ltre  in d u str ie  d i tipo  trad iz ion ale  
a l l ’increm en to  d i produzione, p iu tto sto  m o d esto , 
dovrebbe so tto sta re  u n a  r istru ttu raz io n e  delle in
d u str ie  esisten ti p iù  che la  localizzazion e d i n uo
ve iniziative. Di consegu en za com e v isto  nel p re
cedente cap ito lo , la  p artec ip az ion e d e ll’in d u str ia  
a lim en tare  nel co m p le sso  dovrebbe d im in uire 
n otevo lm en te la  su a  q u o ta  d i p artec ip az ion e  a lla  
fo rm azion e della  p rodu zione to ta le  d e ll’in d u str ia  
m an ifa ttu r ie ra .
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Capitolo Settimo 

Analisi dell’infrastrutturazione esistente a livello di aree meridionali

1. Premessa.
N el cap ito lo  I I  d i q u esto  stu d io  sono sta t i  g ià  

e sam in ati i p rin cip a li p ro b lem i re la tiv i a i requ i
s it i  e fa tto r i d i localizzazione in d u str ia le  e in  p a r 
tico lare  s i  sono esam in ate , s ia  p u re  a  livello « teo
rico  », le p rin cip a li esigenze dei v ari se tto r i in
d u str ia li ed  il livello m edio  d i dotazion e delle 
v arie  reg ion i del M ezzogiorno.

A ta le  an a lisi, però , non  p u ò  non  a ff ia n c a rs i  un 
e sam e p iù  p ar tico la re  e d e ttag lia to  delle  relazion i 
tra  in fra stru ttu raz io n e  e sv ilu p p o  che so n o  ri
sco n trab ili n ella  re a ltà  del M ezzogiorno, p e r  qu an 
to  attien e a lm en o ag li agg lo m era ti delle  a re e  e 
dei nuclei d i sv ilu pp o  in d u stria le . Q uesti, in fatti, 
co stitu iscon o  u n a  re a ltà  o p erativ a  di p o r ta ta  non 
in d ifferen te  s ia  p e r  il lo ro  n um ero  e la  lo ro  d if
fu sio n e su l territo r io , s ia  p er  il notevo le sfo rzo  
fin an ziario  e  tecnico dei q u a li sono sta t i  fin ’o ra  
oggetto , s ia , infine, p e r  la  v a r ie tà  de lle  lo ro  ca 
ra tte r ist ich e  u b icazion ali e in fra s tru ttu ra li che 
ne fan n o  tan ti elem enti d ifferen tem en te e fun zio
n alm en te co llocati nel q u ad ro  p iù  gen erale  de lla  
s tra te g ia  di localizzazion e in d u str ia le  del M ezzo
giorn o. S e  è vero , in fa tti, che la  lo g ica  p o litico
econ om ica che h a  p o rta to  in  orig in e a lla  co sti
tuzione dei C onsorzi d i ind ustrià lizzazion e e a lla  
consegu en te indiv iduazione degli agg lo m erati da  
a ttrezzare  è  s t a ta  so lam en te , o  p revalentem en te, 
q u e lla  d i « raz ion alizzare  » un  p ro c e sso  d i loca
lizzazione g ià  in  a tto  —  forn en d o  nel contem po 
le  p re m e sse  p iù  idonee a d  un su ccessiv o  e  g ià  
p rev isto  p ro c e sso  d i sv ilu pp o  (p ro g ra m m atica 
m ente, p erò , non  defin ito ) — , è a ltre ttan to  vero  
ch e a ttu a lm en te  m e rita  u n a p ar tico la re  attenzio
ne so p ra ttu tto  la  re lazion e esisten te  e q u ella  p o s
sib ile , in ta li concentrazion i, t r a  fa tto r i sp ec ific i 
di localizzazion e (e  in p ar tico la re  in fra s tru ttu re ) 
e sv ilu pp o  se tto ria le .

In  q u esto  sen so  la  p r im a  a n a lisi co m p iu ta  è s ta 
ta  q u ella  su l livello d i in fra stru ttu raz io n e  dei vari 
« agg lo m erati » in d u str ia li delle aree  e  dei nu
clei. T ale  an a lisi, però , non h a  avu to  cara tte re  
del tu tto  o rig in ale  poich é gli elem enti conoscitiv i 
a  d isposiz ion e, e in p ar tico la re  l ’a cc u ra ta  in d a
gine e ffe ttu a ta  d allo  lA SM  nel d icem bre 1970 e 
su ccessiv am en te  agg io rn ata , consen tono g ià  u n a 
determ in azione su ffic ien tem en te p re c isa  del li
vello  di in fra stru ttu raz io n e , s ia  in  a sso lu to  sia , e

so p ra ttu tto , in  term in i co m p arativ i, dei d iversi 
agg lom erati.

L ’an a lisi, p erò , sareb b e  a p p a r sa  tro p p o  fine a  
se  s te s s a  e sc arsam e n te  in d icativa  se  non  fo sse  
s ta ta  in tegra ta  d a  due d iversi ord in i d i con side
razion i:

— il p r im o  r ig u a rd a  le p rin cip a li c a ra tter istich e  
u b icazion ali, o ltre  che in fra stru ttu ra li, degli 
agg lom erati;

— il secondo, invece, il legam e e sisten te  e quel
lo p o ss ib ile  t ra  tip o log ia  localizzativa  e in fra 
stru ttu ra le  d e ll’agg lo m erato  e cara tter istich e  
se tto ria li dello  sv ilu pp o  in d u stria le .

P er il p rim o  a sp etto , qu indi, che è p oi stretta- 
m ente legato  a ll ’a n a lisi gen erale  dei fa tto r i  di 
localizzazione, si è vo lu ta  p ren d ere  in co n sid era
zione u n a r is tre t ta  m a sign ifica tiv a  gam m a di 
elem en ti che q u a lifican o  gli « agg lo m erati » ste ss i  
com e centri di localizzazione, a l di là  d e lla  loro 
dotazion e in fra stru ttu ra le  sp ec ifica . S i  è g ià  v i
sto , in fa tti, n ell’e sam e svo lto  nei cap ito li p rece
denti a  livello dei sin go li se tto r i in d u str ia li che, 
ad  esem pio , l ’e s isten za  di un m ercato  locale  di 
con sum o, la  p resen za  d i un rilevan te livello di 
m an od o p era  d ispon ib ile  e q u a lific a ta  e  l ’esisten za, 
en tro  un certo  « ra g g io  », d i a lcu ne g ro sse  in fra 
stru ttu re  d i com un icazione (p orti, aero p o rti, au to
stra d e , ecc.) sono fa tto r i di localizzazione a ltre t
tan to  im p o rtan ti qu an to  quelle  in fra s tru ttu re  p a r
tico la ri (racco rd o  ferrov iario , d isp o n ib ilità  d i ac
qu a, su o li a ttrezzati, ecc .) che q u a lifican o  p iù  da  
vicino un  agg lo m erato  d e stin ato  a d  accogliere  in
sed iam en ti in d u str ia li o, quello  che p iù  im po rta , 
a  can alizzare  investim en ti p ro d o ttiv i v erso  certe  
localizzazion i specifiche.

P er il secon do asp etto , invece, l ’a n a lisi com 
p iu ta  ten de a  v erifica re  fino a  che pu n to  e s is ta  
u n a con n ession e tra  la  tip o log ia  degli agg lom e
ra ti e le esigenze p ar tico la r i delle in d u str ie  che 
vi s i  sono localizzate  o intendono localizzarv isi.

P er fa re  ciò  si è u tilizzato  in la rg a  m isu ra  
qu an to  iden tificato  a  livello « teorico  » nel cap i
tolo  secon do . In  q u ella  sede, in fa tti, l ’an a lisi h a  
p o rta to  ad  in d iv id uare p er  i p rin cip a li se tto ri 
p rod u ttiv i delle in d u strie  m an ifa ttu r ie re  il fab b i
sogno di a lcuni fa tto r i d i localizzazione e, qu indi, 
nel co m p le sso , il livello del « legam e » di qu esti
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se tto r i r isp e tto  a d  u n a localizzazione « lib e ra  » o 
cara tte r izza ta , invece, d a  alcu n e do tazion i p a r ti
co lari.

E v iden tem ente, su lla  b a se  d i ta li conoscenze è 
p o ss ib ile  v e rifica re  p e r  ogn i a gg lo m era to  se  la  
lo g ica  che h a  gu id ato  o  gu id a  la  « sp ec ific ità  se t
to ria le  » degli in vestim en ti in d u str ia li nelle d i
v erse  zone del M ezzogiorno è  s ta ta  ed  è  qu ella  
che deriv a  d ire ttam en te  d a  u n a  valu taz ion e  eco
n om ica  e tecn ica de i fa tto r i  u b icaz ion ali (sp ec ific i 
e gen era li) e sisten ti n egli agg lo m erati, op p u re  vi 
so iio  a ltre  sce lte  che esu lan o  d a  ta le  cam po . N el 
p rim o  c a so  il rap p o r to  tr a  le cara tte r is tich e  in
fra stru ttu ra li  ed  u b icazion ali degli agg lo m erati 
e  quelle  del « m ix  » in d u str ia le  ch e v i è  localiz
za to  dovrebbe ev iden ziare u n a so stan z ia le  co rri
sp on den za tra  q u an to  o ffe r to  d a  « q u ella  » sede 
e q u an to  rich ie sto  d a  « quelle  » in d u strie . N el se 
condo ca so  ciò  non  dovrebbe avvenire o, com un 
que, dovrebbe avven ire so lo  in p a r te  e sta re b b e  
a  sign ificare , p ertan to , che u n a sce lta  d i localiz
zazione su lla  q u a le  in flu iscon o  elem en ti e fa tto r i 
d iversi d a  quelli p iù  stre ttam en te  econom ici e 
tecn ici p rovoca , au tom aticam en te , situazion i di 
sq u ilib r io  tra  la  do m an d a  e  l’o f fe r ta  di in fra s tru t
tu re  e, qu indi, n ell’a sse tto  del te rrito r io ; lo  sq u ili
b rio  p oten do  re a lizzarsi s ia  p e r  u n a  ecce ssiv a  o f
fe r ta  r isp e tto  a lle  esigen ze delle in d u str ie  e ffe tti
vam ente localizzate  s ia  p er  u n a  do m an d a  indu
str ia le  non so d d is fa t ta  in loco  e che qu in d i p o 
stu la  su ccessiv i e c o sto si adeguam en ti d e lla  s i
tuazion e di fa tto .

2. / fattori ubicazionali degli «agglomerati».
P er q u an to  r ig u ard a  la  ve rifica  co m p le ssiv a  

dei fa tto r i  u b icazion ali a  livello  deg li agg lom erati 
de lle  aree  e dei n uclei d i sv ilu ppo , sono sta ti 
p re s i in co n sid erazion e , p e r  ogn i agg lo m erato  i 
segu en ti q u a ttro  a sp e tt i  p rin cip a li;

A) L a  d im en sion e d em o g ra fica  d e ll’a re a  o del 
nucleo (co m p ren so rio  co n so rtile ) co m e ele
m ento  in d icato re , d a  un la to  de lla  o ffe r ta  di 
lavoro  che p o tev a  e sse re  so d d is fa t ta  dalle  in
d u str ie  localizzate  n egli agg lo m era ti (e  qu indi 
anche d e lla  lib e rtà  di sc e lta  che le in d u strie  
s te sse  p otevan o  avere  n ella  r ice rca  d i p e rso 
n ale  q u a lific a to  e /o  q u a lificab ile ) e d a ll’a ltro  
d e ll’am p iezza  d e l m e rca to  loca le  su l q u a le  po

tevan o co n tare  so p ra ttu tto  le aziende m in ori e 
quelle  che p rod u co n o  d e term in ati ben i di 
consum o.

B ) L a  d istan za  d e ll’agg lo m erato  d a  un capo luogo  
di p rov in c ia  o, com unque, d a  un  cen tro  ab i
ta to  con  p iù  d i 50.000 ab itan ti. L a  vicinanza 
tr a  la  localizzazion e di un im pian to  in d u str ia 
le e un g ro sso  cen tro  a b ita to  è, in fa tti, sp e sso  
un fa tto re  d i a ttraz ion e  di notevo le rilievo  
non so lo  perch é p o rta  a  r iso lv ere  a lcu n i p ro 
b lem i d i m ercato , d i t ra sp o rto  e  d i q u a lifi

cazione d e lla  m an o d o p era  m a anche p erché un 
cen tro  ab ita to  di un  d eterm in ato  livello g e ra r
ch ico reca , in genere, a l l ’in d u str ia  v an tag g i 
con n essi d ire ttam en te  a lla  su a  s tru ttu ra  u rb a
n a (ab itaz ion i p er i d irigenti, luoghi d i sv ago  e 
di ritrovo , ecc.) ed a lla  su a  qu alificazio n e  eco- 
nom ico-produttiva (serv iz i ra r i, banche, u ffic i 
am m in istra tiv i, ecc.).

C ) L a  d is tan za  d e ll’agg lo m era to  da:

C l)  un p o rto ;
C2) un aerop o rto ;
C3) un case llo  au to strad a le .

D ) Il livello  d i do tazion e delle segu en ti in fra s tru t
tu re  sp ec ifich e  o d i d isp o n ib ilità  d i p rodotti 
d i co n su m o in d u str ia le ;

D I) le o p ere  stra d a li;
D2) il racco rd o  ferro v iario ;
D3) l ’e le ttr ic ità ;
D4) il g a s  n atu ra le ;
D5) l’a cq u a  p o tab ile ;
D 6) l ’a c q u a  in d u stria le .

T ale  an a lisi, i cu i r isu lta t i  r iep ilogativ i sono 
r ip o rta ti n ella  T av . 37, h a  co n sen tito  d i de ter
m in are  il « va lo re  » re la tiv o  d i a ttraz ion e  d i c ia
scun  agg lo m era to  (1), secon do la  segu en te pon 
derazione :

A ) D im ensione d e m o g ra fic a  del co m pren sorio  
con sortile ;

— fin o  a  50.000 ab itan ti 0

— d a  50.000 a  150.000 a b itan ti 1
— d a  150.000 a  300.000 ab ita n ti 2
— d a  300.000 a  500.000 a b itan ti 3
— d a  500.000 a  1.000.000 ab itan ti 4
— o ltre  1.000.000 d i a b itan ti 5

Il p e so  p iu tto sto  elevato  a ttr ib u ito  a  ta le  fa t
to re  di localizzazion e nei con fron ti d i a ltr i  è  m o
tiv ato  d a lla  r ico n o sc iu ta  im p o rtan za  che nel Mez
zogiorn o h a  d a  un  la to  il fa tto re  lavoro  (s ia  com e 
d isp o n ib ilità  d a l pun to  di v is ta  aziendale  che 
com e ob iettivo  p ro g ram m a tic o ) e  d a ll ’a ltro  il fa t
to re  m e rca to  d i con sum o, anche se  ta le  u ltim o 
a sp e tto  r iv e ste  o h a  r iv e stito  m agg io re  im p o rtan 
za  n ella  re a ltà  dei fa tt i  e  n ell’o rien tam en to  im 
p ren d ito ria le  che non in  u n a  v ision e p ro g ram 
m a tica  de llo  sv iluppo.

B )  D istan za  dal cap o lu o go  o d a  un  cen tro  con 
o ltre  50.000 ab itan ti:

— m eno di 30 K m .
— p iù  d i 30 K m .

(1) Sui lim iti m etodologici connessi a tali procedim enti d i pon
derazione, e  sull'opportunità tuttavia che essi vengano egual
m ente effettuati, ctr. quanto esposto all'in izio del paragrafo 
5.1 del capitolo secondo.
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L a  non rilevan te n a tu ra  d iscr im in ato ria  del
l ’indice è g iu s t if ic a ta  d a lla  considerazione che la  
m agg io r p a r te  degli agg lo m era ti so n o  situ a t i  in 
p ro ss im ità  d i g ran d i cen tri ab ita ti.

C) D istan za  d e ll’agg lo m erato  dalle  g ran d i in fra 
stru ttu re  di tra sp o rto :
C l)  D istan za  d a  un  p o rto

— m eno di 20 K m . 1
— d a  20 a  50 K m . 0,5

—  p iù  d i 50 K m . 0 
C2) D istan za  d a  un aerop o rto :

— m eno di 20 K m . 1
— p iù  di 20 K m . 0 

C3) D istan za  d a l case llo  a u to stra d a le :
— m eno di 10 K m . 1
— p iù  di 10 K m . 0

O vviam ente le d ifferen ti d istan ze co n sid erate  
com e d iscrim in an ti p er  ogn i tip o  d i in fra s tru t
tu ra  so n o  funzione in v e rsa  d e lla  « ra r ità  » del- 
l ’in fra s tru ttu ra  e, qu ind i, d ire tta  de lla  convenien
za u b icazion ale , ten uto  anche conto, p era ltro , 
d e lla  p ar tico la re  e d ifferen zia le  n a tu ra  dei p ro 
do tti che, in genere, s i  avvalgon o delle sin gole 
vie di tra sp o rto .

D ) D otazione d i in fra s tru ttu re  sp ec ifich e  e  li
vello d i d isp o n ib ilità  d i p ro d o tti d i consum o 
p e r  l ’in d u str ia ;

D I) O pere stra d a li
— su ffic ien ti 1
— in su ffic ien ti 0 

D2) R acco rd o  ferro v iario
— esis ten te  1
— in esisten te  0 

D3) E le ttr ic ità
—  su ffic ien te  1
— in su ffic ien te  0 

D 4) G as n atu ra le
—  agg lo m era to  co llegato  1
— agg lo m era to  co llegab ile  0,5

—  a gg lo m era to  non co llegab ile  0 
D 5) A cqua p o tab ile

— m o lta  1
— su ffic ien te  0,5

— sc a r sa  0 

D6) A cqua in d u str ia le
— m o lta  1

—  su ffic ien te  0,5
—  sc a r sa  0

L ’an a lis i co m p iu ta  su lla  b a se  dei so p ra c ita ti 
p aram e tri in d icativ i (c fr . Tav. 37), che consen 
tono di in d iv id uare il « va lo re  » di a ttraz io n e  di 
ogn i agg lo m era to  (con  u n a sc a la  che v a  d a l m i
nim o d i 0 a l m a ssim o  di 15), p o rta  a lle  seguenti 
ind icazion i di m a ss im a :

a ) in  term in i a sso lu ti, gli agg lo m erati che p resen 
tano u n a  « a ttrazion e » m agg io re  (c ioè qu elli con

un indice p a r i  o su p erio re  a  10) sono so ltan to  
dieci, c ioè qu elli di

P rosin on e (10)
C hieti-Pescara (11)
O rton a (10)
Pom iglian o d ’A rco (10,5)
Fuorn i-Salern o  (13)
Bari-M odugno (13)
Bitonto-G iovinazzo (11)
P an tan o  d ’A rci (12)
Term in i Im erese  (10)
C arin i (10)

S i tra tta , ev identem ente, degli agg lo m erati p rin 
c ipali delle aree  d i p iù  vecch ia e co n so lid a ta  in
d u strializzazion e , a lm en o a  livello d i in terventi 
strao rd in ar i p er  il M ezzogiorno, e di aree  che 
hanno tutte, ad  eccezione di quelle  abru zzesi, un 
h in terlan d  p iu tto sto  v a sto  e di un  ce rto  rilievo  
d em ografico ;

b )  a l co n trario , g li agg lo m era ti con m in ore « a t
trazion e » teo rica  nei con fron ti d e lla  localizzazio
ne in d u str ia le  (c ioè quelli con  un indice in ferio re  
a  5) sono co m p le ssivam en te  un d ic i e p recisa- 
m ente quelli di:

R ieti-C ittaducale (3)
Term oli-R ivolta del R e (5)
P ian odard in e (5 )
P raia  a  M are (4)
C altag iron e (2)
M ilazzo (4,5)
R a g u sa  (3,5)
O lbia (3)
O ristan o  (3,5)
P orto  V esm e (4)
A rb atax  (5)

tu tti agg lom erati, cioè , che ricad on o  in zone m eno 
den sam en te p o p o la te , con un lim ita to  h in terlan d  
e sp e sso  lon tan i d a  cen tri u rb an i d i un  certo  
rilievo. T ra  l ’a ltro  e s s i  ricad on o , p revalentem en te, 
nei « nuclei di in d ustrializzazion e » che, p ro p rio  
p er  la  lo ro  definizione so n o  d e stin a ti a  « raz io
n alizzare  » o « p rom u overe » uno sv ilu p p o  indu
str ia le  m in ore (1).

L ’a n a lisi fin  qu i co m p iu ta  su i sin goli agg lo 
m e ra ti in d u str ia li e su i re la tiv i fa tto r i  d i localiz
zazione p u r  se  cond izion ata , in dubbiam en te, dal 
fa tto  che ta li a ree  non so n o  tu tte  a llo  s te sso

(1) Quanto finora esposto, però, (insiem e al tatto che nella  
ponderazione utilizzata il fattore « lavoro-mercato locale », pe
sa per ben 5 punti, cioè per un terzo del totale) potrebbe far 
pensare che il livello  di « attrazione » co sì individuato viene 
a « premiare » in  m odo eccessivo o , addirittura, determ inante 
le  localizzazioni caratterizzate da un vasto hinterland dem o
grafico e, quindi, a « punire » quelle invece caratterizzate da 
uno scarso potenziale dem ografico. Per dim ostrare com e, in  
effetti, c iò  non sia  vero e , anzi, si registri una notevole coin
cidenza tra tale fattore d i localizzazione « ubicazionale » e  gli 
altri fattori « tecnici », basta osservare l ’elencazione sottoripor
tata degli agglomerati che presentano la maggiore (7 punti e
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Tav. 37 - Indice d i attrazione ubicazionale degli agglom erati industriali nel Mezzogiorno,

AREE E NUCLEI-INDUSTRIALI A. Dim ensione de
mografica del com

B. Distanza da 
un grande cen

tro abitato

C. Infrastrutture 
generali d i co

m unicazione

D. Infrastrutture 
specifiche e  at

trezzature

Indice di attra

AGGLOMERATI
prensorio consor

tile
zione ubicazionale

M A R CH E

Ascoli Piceno

A scoli Piceno 

LAZIO

1 1 0,5 4 6,5

Roma-Latina

C aste l R om an o 5 1 0,5 1,5 8
S . P a lom b a (P om ezia) 5 1 1,5 0,5 8
C iste rn a 5 1 1 2,5 9,5
L a tin a  S ca lo 5 1 0,5 1,5 8
M azzocchio-Am aseno 5 1 0 1 7

Prosinone

P rosinone 

Rieti-C itt a ducale

3 1 1 5 10

R ieti-C ittaducale

A BRU ZZI

0 1 0 2 3

Valle del Pescara

C hieti-Pescara 3 1 3 4 11
V aisa lin e 3 1 3 1 8
O rton a 3 1 2 4 10
Lan cian o 3 0 2 2 7

Avezzano
AvezzEOio 0 0 1 5,5 6,5

Teram o
San t'A tto 1 1 2 3,5 7,5

Vastese
S a n  Sa lv o  

M O L ISE

0 0 2 5 7

Valle del Biferno

T erm oli

CAMPANIA

0 0 2 3 5

Terra di lavoro  (C E )

V olturn o  N o rd 3 1 1,5 3,5 9
C ase rta  I 3 1 1,5 3,5 9
C ase rta  I I 3 1 1,5 3,5 9
C ase rta  I I I 3 1 2,5 2,5 9
In tercon s. M arcian ise 3 1 2,5 3 9,5
A versa  N ord 3 1 2,5 2 8,5

Fonte: E lab o raz io n e  C en tropian i su  d a ti lA SM . 
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Segue Tav. 37.

AREE E NUCLEI-INDUSTRIALI
A. Dim ensione de
mografica del com B. Distanza da 

un grande cen
tro abitato

C. Infrastrutture  
generali di co

m unicazione

D. Infrastrutture 
specifiche e  at

trezzature

Indice d i attra

AGGLOMERATI
prensorio consor

tile
zione ubicazionale

N apoli
G iugliano 2 1 1,5 1,5 6
C aivan o N o rd 2 1 2 1,5 6,5
A cerra 2 1 3 2 8
P om iglian o d ’A rco 2 1 3 4,5 10,5
N ola-M arigliano 2 1 2,5 U 7
C asoria-A rzano-Fratta-

m ag g io re 2 1 3 3,5 9,5
F oce del S arn o 2 1 1,5 3 7,5

Salerno
F uorn i 4 1 3 5 13
C ava dei T irren i 4 1 2 2,5 9,5
B a tt ip a g lia 4 1 2,5 1,5 9

Avellino
P ian odard in e 1 1 1,5 1,5 5

P U G L IE
Bari
Bari-M odugno 4 1 3 5 13
Bitonto-G iovinazzo 4 1 3 3 11
M o lfe tta 4 1 1,5 2,5 9

B rindisi
B rin d isi 3 1 2 3,5 9,5
O stuni 3 1 0,5 2,5 7
F asan o 3 1 0,5 1,5 6

Lecce
L ecce 3 1 0,5 3,5 8

Taranto
T aran to 3 l 1 4 9
G rottag lie 3 1 2 1,5 7,5
M a ssa fra 3 1 1 2,5 7,5

Foggia
In co ro n ata 4 1 2,5 1 8,5
M an fred on ia 4 0 1 1,5 6,5
A sco li S a tr ian o 4 0 1 0,5 5,5

B A SILIC A T A
Potenza
P otenza 1 1 0 5 7

Valle Basento
F erran d in a 1 0 0 6 7
Je sc e 1 1 0 4 6

CALA BRIA

Crotone
C rotone 1 0 2 3 6
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Segue Tav. 37.

AREE E NUCLEI-INDUSTRIALI A. Dim ensione de
mografica del com

B. Distanza da 
un grande cen

tro abitato

C. Infrastrutture 
generali di co

m unicazione

D. Infrastrutture 
specifiche e  at

trezzature

Indice d i attra

AGGLOMERATI
prensorio consor

tile
zione ubicazionale

Golfo di Policastro
P ra ia  a  M are 0 0 1 3 4

Reggio Calabria
T o rre  Lu po 2 1 3 3 9

SIC IL IA

Catania
P an tan o  d ’A rci 4 1 3 4 12
P iano T av o la 4 1 2 2,5 9,5

Palerm o
T erm in i Im erese 4 0 2 4 10
C arin i 4 1 2,5 2,5 10
B agh eria 4 1 2 1,5 8,5

Caltagirone
C altag iron e 0 0 0,5 1,5 2

Gela
G ela 1 1 1 3 6

M essina
M ilazzo 1 1 1 1,5 4,5

Ragusa
R a g u sa 1 1 0,5 1 3,5

Trapani
T rap an i 2 1 2 1,5 6,5

Siracusa  
Z ona A 2 1 1 4,5 8,5
Z ona B 2 1 1 4,5 8,5
Zona C 2 1 1 3,5 7,5

SA RD EG N A
Cagliari
M acch iared du 3 1 2 3 9
E lm as 3 1 2 2 8

Sassari
P orto  T o rre s 1 1 1 4 7

Olbia
O lbia 0 0 2 1 3

O ristanese
O ristan o 0 1 1 1,5 3,5

Sulcis-Iglesiente 
P orto  V esm e 1 0 1 2 4

Tortolì-Arbatax
A rb atax 0 0

— = ^ = ^ = = ; ^ = =

2 3 5

1 2 2



stad io  di a ttrezza tu ra  in fra s tru ttu ra le  (1 ) ha m es
so  u gualm en te in ch ia ra  ev idenza com e « a llo  s ta 
to  a ttu a le  » i 72 a gg lo m era ti co n sid erati p resen 
tino u n a  c a p a c ità  d i a ttraz ion e  m o lto  d iversifi
c a ta , com e e s is te  im a  sen sib ile  co in cidenza tra  
gli agg lo m erati p iù  a ttrezzati d a l pun to  d i v ista  
in fra stru ttu ra le  (gen erico  e sp ec ifico ) e  qu elli che 
sono localizzati in  m o do  da u tilizzare  m agg io r
m ente le econ om ie estern e  co stitu ite  d a  un am p io  
m ercato  di lavoro  e d i con sum o e, infine, com e 
aH’interno di ogn i regione si re g is tra  u n a  « ge rar
ch ia  » p iu tto sto  accen tu ata  tr a  gli agg lom erati 
ste ss i.

più) e  la m inore (fino a 3,5 punti) « attrazione » prescinden
do, appunto, dal fattore « lavoro-mercato locale ».

Prosinone (7)
Chieti-Pescara (8)
Ortona (7)
San Salvo (7)
Casoria-Arzano-Prattamaggiore (7,5)
Pom igliano d ’Arco (8,5)
Puorni (9)
Bari-Modugno (9)
Bitonto-Giovinazzo (7)
Torre-Lupo (7)
Pantano d ’Arci (8)
Castel Romano (3)
Pom ezia (3)
Latina-scalo (3)
Mazzocchio-Amaseno (2)
Rieti-Cittaducale (3)
Fasano (3)
Manfredonia (2,5)
Ascoli Satriano (1,5)
Caltagirone (2)
Milazzo (3,5)
Ragusa (2,5)
Olbia (3)
Oristano (3,5)
Porto Vesm e (3)

Da tale nuova graduatoria, infatti, si evince im m ediatam ente 
che tra g li agglomerati con m aggiore « attrazione tecnica » 
non figurano, rispetto alla graduatoria precedente, soltanto  
quelli di Termini Im erese e  Carini m entre se ne aggiimgono 
altri tre (Casoria-Arzano-Prattamaggiore; San Salvo; Torre Lu
po) per i  quali è ben nota la prevista azione d i riequilibrio  
territoriale p iù  che d i sviluppo intensivo.

Una differenza p iù elevata, m a sem pre di m odesta entità, 
s i registra, invece, tra la  graduatoria degli agglomerati che  
presentano la m inore « attrazione tecnica » e  quelli che pre
sentano la  m inore « attrazione com plessiva ». Tra questi ultim i, 
intatti, com e già visto, non figura, oltre agli agglomerati di 
Pasano e  di Ascoli Satriano, il blocco dei quattro agglomerati 
« romani » d i Castel Romano, Pomezia, Latina Scalo e  Maz
zocchio-Amaseno. Tali agglomerati, peraltro, e  la realtà lo d i
m ostra, pur non disponendo di una attrezzatura infrastruttu
rale specifica e  generale di livello  m olto elevato, s i configurano 
com e notevoli poli di attrazione per la estrem a vicinanza 
con Roma e  per la contiguità con l ’area napoletana. Per cui 
sem bra m eglio rispondere ai nostri iin i di indagine un in
dice generale d i attrazione che tenendo nel debito conto anche 
tale fattore di localizzazione esterno, colloca l'area Roma-Latina 
tra quelle in  grado p iù d i altre d i accogliere investim enti in
dustriali.

(1) E ’ noto, infatti, che per svariati m otivi l ’iter di costitu
zione dei consorzi e , soprattutto, quello d i approvazione dei 
relativi piani regolatori ha portato ad una notevole sfasatura  
temporale sia nella individuazione delle aree da attrezzare 
sia nella stessa realizzazione delle opere.

A ta li considerazion i, b a sa te  su ll ’e sam e p e r  così 
d ire  « teorico  » d e lla  do tazion e d i fa tto r i  d i lo
calizzazione, v a  p erò  n ecessar iam en te  a ff ian ca ta  
u n a verifica , em p irica , d e lla  c a p a c ità  e ffe ttiv a  di 
a t tr a r re  investim en ti in d u str ia li in relazion e al 
livello della dotazion e s te ssa . O vviam ente ta le  
verifica  sco n ta  s ia  il fa tto  che, com e detto , non 
tu tti g li agg lo m era ti s i  trov an o  a l livello m a s
sim o  p o ss ib ile  d i in fra stru ttu raz io n e  s ia  la  n atu ra  
s te s s a  del p ro ce sso  d i fo rm azion e  degli agg lom e
ra ti, che ha fa tto  s ì  che i p rim i realizzati ed  i 
p iù  im p o rtan ti r isp o n d e sse ro  a lla  n ece ss ità  d i ra 
zionalizzare u n ’in d ustrializzazion e g ià  in a tto  ed  
i p iù  recen ti e m eno a ttrezzati r isp o n d e sse ro  in 
p artico la re  a lla  funzione d i esten dere territo 
ria lm en te  lo  sv ilu pp o  in d u stria le . C ion on ostan te , 
a p p a re  a b b a sta n z a  sign ificativo , com e si p u ò  de
su m ere  agevolm ente d a lla  Tav. 38, che d ispon en do 
g li agg lo m erati secon do l ’o rd in e decrescen te  del 
re la tiv o  indice di a ttrazion e  s i  n o ta  anche un 
an d am en to  decrescen te  del n u m ero  d i im p rese  
m an ifa ttu r ie re  in esercizio  o in  co stru zion e ne
gli agg lo m erati e, so p ra ttu tto , d e lla  re la tiv a  oc
cupazione. In  p artico la re  a p p a re  sign ificativo  
d e ll’e ffe tto  d ire tto  d i u n a  p iù  co n sisten te  do
tazione dei fa tto r i  d i localizzazione p re s i in e sa 
m e su llo  sv ilu p p o  in d u stria le , il fa tto  che i 
dieci agg lo m erati con  a ttraz ion e  « a lta  » (cioè 
con  un  indice p a r i  o  su p erio re  a  10) racco lgo 
no u n ’occupazione in d u str ia le  e in d o tta  p a r i  ad  
o ltre  56.000 u n ità, cioè a  c irc a  il 41 % d i qu ella  
to ta le  (137.000 u n ità  c irc a ) lo ca lizzata  nel com 
p le sso  dei 72 a gg lo m era ti co n sid erati, m en tre  gli 
tm dici agg lo m erati con  a ttraz ion e  « b a s s a »  (cioè 
con indice p a r i  o  in ferio re  a  5) racco lgon o  u n ’oc
cupazion e p a r i  a  so lo  12.500 u n ità  c irca.

N atu ra lm en te  q u esta  è  u n a  m isu ra  estrem a- 
m en te g ro sso lan a  d e lla  con n ession e esisten te  tra  
i  due fenom eni co n sid erati, anche p erch é non 
tiene conto d e lla  d ifferen te  su p erfic ie  te rrito r ia le  
degli agg lo m era ti e, qu indi, de lla  lo ro  cap a c ità  
teo rica  m a ss im a  di accog liere  in sed iam en ti in
d u str ia li. C ion on ostan te , p erò , è p iu tto sto  in d ica
tivo del tipo  d i con n ession e so p ra  illu stra to , an 
che il fa t to  che m en tre  t r a  i 10 agg lo m erati ad  
a ttrazion e  a lta  ve ne so n o  ben  5 con p iù  d ì 3.000 
ad d e tti e ognuno d i q u esti (F u orn i, Pom iglian o 
d ’A rco, Bari-M odugno, P an tan o  d ’A rci, Chieti- 
P e scara , P rosin o n e) non è cara tter izza to  (eccezion 
fa t ta  p e r  P om iglian o d ’A rco) d a  u n a  « m onocol
tu ra  » in d u str ia le  (c ioè dal p red om in io  d i u n a  o 
poche in d u strie  d i g ran d i d im ension i che lo  q u a
lificano se tto ria lm en te  e che ne condizionano 
stre ttam en te  l ’in fra stru ttu raz io n e), t r a  i re stan ti 
62 agg lo m erati qu elli con o ltre  3.000 ad d etti sono 
so ltan to  9 e  d i q u esti la  m ag g io r  p a r te  sono ap 
p u n to  a  « m o n oco ltu ra  » com e T aran to , Ferrandi- 
n a. P orto  T o rre s, G ela e P o rto  V esm e.
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Tav. 38 - Aziende m anifatturiere in esercizio o in  costruzione ed a ddetti p resen ti negli agglom erati in
dustriali, classificati in base ai r isp e ttiv i indici d i attrazione.

AGGLOMERATI

Fuorni

Bari-M odugno 

P an tan o  d ’Arci 

Chieti P e scara  

Bitonto-G iovinazzo 

P om iglian o d ’A rco 

Prosinone 

O rton a

Term in i Im erese

C arin i

C istern a

In terco n so rtile  M arcia- 
n ise

C ava dei T irren i

B r in d isi

P iano T av o la

C asoria-A rzano-Fratta-
m agg iore

V olturno N ord  

C ase rta  I 

C ase rta  I I  

C aserta  I I I  

B a tt ip a g lia  

M olfetta  

T aran to  

T o rre  L u po  

M acch iared du  

A versa  N ord  

In co ro n ata  

B agh eria  

S ir a c u sa  A 

S ira c u sa  B  

C aste l R om ano 

S . P alom ba 
L a tin a  S ca lo  
V aisa lin e  
A cerra

Indice
d i

attra
zione

ubica-
zionale

13

13

12
11
11
10,5

10
10

10
10
9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5 

9 

9

9

9

9

9

9

9

9

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5 

8

8
8
8
8

Aziende in  
esercizio e 
in costru

zione

(num ero)

25

56

73

82

1
3

50

10

3

2
11
19

8

21
2
5

5

8

1

n.d.

30
12

34
n.d.

5

n.d.

2

n.d.

8

n.d.
2
4

n.d.

Addetti

(num ero)

2.665

9.425

6.106

7.173

275

18.400

6.450

657

2.900

1.610

503

680

670

5.559

816

1.599

1.938

717

1.078

1.686

100
n.d.

9.989

1.112
3.562

n.d.

1.154

n.d.

1.279

n.d.

1.524

n.d.
60

109
n.d.

AGGLOMERATI

Lecce

E lm as

S a n t ’A tto

Foce del S a rn o

G rottag lie

M a ssa fra

S ir a c u sa  C.

M azzocchio-Am aseno

Lan cian o

S . Sa lv o

N ola-M arigliano

O stuni

Potenza

F erran d in a

P orto  T o rre s

A scoli Piceno

Avezzano

C aivan o N ord

M an fred on ia

T rap an i

G iugliano

F asan o

Je sc e

C rotone

G ela

A scoli S a tr ian o

T erm oli

P ian odard in e

A rb atax

M ilazzo
P ra ia  a  M are
P orto  V esm e
R a g u sa
O ristan o
R ieti C ittadu cale  
O lbia
C altag iron e

Indice
di

attra
zione

ubica-
zionale

8

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5 

7

7

7

7

7

7

7

7

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5 

6 

6

6

6

6

5.5 

5

5

5

4.5 
4 
4

3 3
3.5 
3
3
2

Aziende in  
esercizio e  
in  costru

zione

(num ero)

29

7

17 

12
n.d.

5

2

n.d.

12

11
2

n.d.

20

5

52

18 

16

1

1

2

2

n.d.

1

5

8 
1

3 

10 
12

4 
2 
3

6 
10 
16 
9 
1

Addetti

(num ero)

5.990

255

794

2.960

n.d.

820

36

n.d.

541

3.365

230

n.d.

2.057

3.070

3.110

1.197

2.190

170

500

308

175

n.d.

300

2.293

3.902

120

4.425

1.219

583

549
879
413
129
564

2.285
1.300

200

F on te : E lab oraz ion e  C en tropian i su  d a ti lA SM .
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S e  s i  v o le sse , inoltre , ten er conto  anche della  
d ifferen te  c a p a c ità  p oten zia le  d i a t tr a r re  in vesti
m enti in d u str ia li in funzione d e lla  su p erfic ie  ter
rito r ia le  a ttrezzab ile  degli agg lo m era ti la  so stan za  
delle o sse rvaz io n i non  m u terebbe. Se , in fa tti, co
m e s i  è v isto , l ’a ttraz io n e  e ffe ttiv a  dei dieci ag 
g lo m era ti p iù  fav o riti è, in  term in i d i occupazio
ne p ro v o ca ta , su p erio re  d i c irc a  4 vo lte  r isp etto  
a  q u ella  degli und ici agg lo m erati « m in ori » (56 
m ila  ad d etti co n tro  12,5 m ila), la  su p erfic ie  d e sti
n ab ile  a  lo tti in d u str ia li nel p rim o  gru p p o  è  p ar i 
a  c irc a  4.900 e tta r i e, cioè, m eno del dopp io  di 
q u ella  degli a g g lo m era ti m eno fav o riti (2.800 h a  
c irca). A ta li con sid erazion i, p era ltro , s i  p u ò  ag
giun gere, sem p re  p e r  qu an to  r ig u ard a  la  su p erfi
cie  u tilizzab ile  p e r  in sed iam en ti in d u str ia li, non 
so lo  che la  d im ensione m e d ia  degli agg lom erati 
con m agg io re  p o tere  d i a ttraz ion e  è  p iù  e levata  
m a  anche, e ciò  è p artico la rm en te  im po rtan te , 
che in  ta li agg lo m era ti è g ià  p artico la rm en te  alto  
(50 % c irc a ) il livello m ed io  d i sa tu raz io n e  della  
su p erfic ie  d ispon ib ile . Al co n trario , n egli agg lo 
m e ra ti con  livello m in im o d i attrazion e , a d  u n a 
d isp o n ib ilità  m ed ia  p iù  m o d e sta  in  term in i di 
lo tti in d u str ia li s i  un isce , ovviam ente, un livello 
di u tilizzazione e ffe ttiv a  p iù  rid o tto , e  p a r i  a l 
30 % c irca . In  p artico la re , so tto  ta le  p u n to  d i vi
sta , si o s se rv a  anche che p e r  a lcu n i agg lo m erati 
non so n o  p iù  d ispon ib ili su o li p er  nuovi in sed ia
m enti in d u str ia li, co m e è il c a so  d i Pom iglian o 
d ’A rco o di T aran to , o che q u esti so n o  g ià  m olto  
rido tti, com e è il caso , ad  esem pio , di Bari-Mo- 
dugno, il che, ovviam en te p o rta  a  co n sid erare  
con u n a  ce rta  attenzion e anche gli a sp e tti p ro 
g ram m atic i dello  sv ilu p p o  in d u str ia le  de l M ezzo
g iorn o, a lm en o p er  qu an to  r ig u ard a  il rap p o rto  
fun zionale t r a  fa tto r i di localizzazione e tip o log ia  
se tto ria le ; nel sen so  che non s i  p u ò  non ten er 
conto, p e r  il fu tu ro , anche della  e ffe ttiv a  d isp o 
n ib ilità  d i terren i a ttrezzati o a ttrezzab ili che 
d ispon gan o  di p ar tico la r i ca ra tter istich e .

3. Fattori di localizzazione e sviluppo set
toriale negli « agglomerati ».

L ’a n a lisi de lla  r isp on den za tra  livello e q u a
lificazione in fra s tru ttu ra le  d a  un  la to  e  orien ta
m ento  se tto r ia le  delle in d u str ie  localizzate  negli 
agg lo m erati d a ll ’a ltro , è s ta ta  co n d otta  in  una 
p rim a  fa se  con  p ar tico la re  d ettag lio , e su lla  b a se  
dei r isu lta t i  di q u esta  a n a lisi s i  è co stru ita  la  
Tav. A.19 in a llega to  che r ip o rta  p e r  ogn i agg lo 
m era to  in d u str ia le  la  rip artiz io n e  delle  im p rese  
m an ifa ttu r ie re  e s is ten ti o in co stru zion e secon do  
le q u a ttro  g ran d i c la ss i  d i p rop en sion e  a lla  lo
calizzazione g ià  e sam in ate  nel C ap. I L  C om e si 
r ico rd a  la  p r im a  c la sse , con  un  indice m edio  di 
sin te si in ferio re  a  2,9, com pren de i se tto r i a  
« b a s s a  p rop en sion e  », c ioè quelle  a ttiv ità  indu
str ia li che n orm alm en te  trov an o  fo rti v incoli a lla  
localizzazione dovuti inn anzitu tto  a lle  d iffico ltà  
d i finanziam ento, inerenti a l loro  c a ra tte re  di

im p rese  a  fo rte  in ten sità  c a p ita lis t ic a  ed  a l la  ne
c e ss ità  d i in fra s tru ttu re  d i tra sp o r to  p ar tic o la r
m en te qualificate, o  ad  u n  fo rte  co n su m o di 
acq u a . A lla seco n d a  c la sse  con p rop en sion e « m e
dio  b a s s a »  (con  indice d a  3 a  3,4) app arten gon o  
le a ttiv ità  in d u str ia li la  cui localizzazione è fo r
tem en te con d iz ion ata , anche se  non  p ro p rio  vin
co la ta , d a lla  v icinan za d i m e rca ti d i app rovvig io
n am en to  e d i sbocco . A lla terza, a  p rop en sion e 
« m ed io  e levata  » (con  indice d a  3,5 a  3,9) a p p a r
tengono, in genere, a ttiv ità  m an ifa ttu rie re  c a ra t
terizzate  d a  p ro c e ss i p ro d u ttiv i che rich iedono 
un g rad o  p iu tto sto  elevato  d i qu alificaz io n e  p ro
fe ssio n ale  o notevo li d isp o n ib ilità  idriche. Alla 
q u a rta  e u ltim a, in fine (con  indice su p erio re  a 
4) app arten gon o  i se tto r i a  p rop en sion e « e levata  » 
le cu i cara tte r is tich e  sono ta li d a  ren d erli m olto  
p ro ss im i ad  u n a localizzazione p riv a  di vincoli, 
e che, cioè, p e r  il b a s so  fa b b iso g n o  di cap ita le , 
l 'irrilevan za d i con sum o d i a c q u a  e  lo  sc a rso  fa b 
b isogn o  di in fra s tru ttu re  spec ifich e p o sso n o  tro 
v are  u tile  localizzazion e in q u a si tu tto  il M ezzo
giorno.

L ’a n a lisi con giun ta de lla  s t ru ttu ra  se tto r ia le  del 
« p ro ce sso  d i ind ustria lizzazion e con cen trato  » (se
con d o  le  cara tte r is tich e  so p ra in d ica te ) e de lla  
qualificazione te rr ito r ia le  che d eriva  d a lla  lo
calizzazione in  a gg lo m era ti che hanno un d iffe
rente livello di attrazion e nei co n fron ti degli in
vestim en ti in d u str ia li, p o rta  ad  alcu n e co n sid era
zioni p iu tto sto  in te re ssan ti com e è  desu m ib ile  
anche da lla  T av . 39 (che è  u n a  sin te si della 
Tav. A.19 d e ll’app en d ice ). In fa tti n ell’ip o te si che 
e s is te s se  u n a con n ession e m o lto  accen tu a ta  tra  
le esigenze d i localizzazione delle in d u strie  (cioè 
la  lo ro  n ece ss ità  d i d isp o rre  d i p ar tico la r i in fra 
s tru ttu re  e condizion i u b icaz ion ali) e la  d ispon i
b ilità , n atu ra le  o  p ro v o cata , degli agg lo m era ti, si 
sa reb b e  do vu ta  re g is tra re  u n a  concentrazion e del
le  in d u strie  con  « b a s s a  p rop en sion e » a lla  loca
lizzazione lib e ra  negli agg lo m erati p iù  fav o riti e. 
v iceversa , un d ecrescere  d i ta le  concentrazione 
a l d im in u ire  d e ll’in ten sità  d i a ttraz ion e  degli ag
g lo m erati s te ss i.

L a  re a ltà  m o stra ta  d a ll ’e lab o rato , invece è la 
segu en te :

1) N egli agg lo m erati p iù  a ttrezzati d a l pun to  di 
v is ta  in fra s tru ttu ra le  e ove è m agg io re  la  p re
sen za  d i fa tto r i  d i localizzazione d i tipo  ubica- 
z ionale, i 4 /5  delle in iziative e d e lla  re la tiva  
occupazione app arten gon o  a  se tto r i p er  i q u ali 
è rich iesto  un so lo  p artico la re  fa tto re  d i loca
lizzazione (e lev a ta  qu alificaz ion e p ro fessio n ale  
e notevo li d isp o n ib ilità  id rich e) o non esiston o , 
in p ra tic a  re striz io n i p er  u n a  localizzazione li
b e ra  d a  vincoli.

2) N egli agg lo m erati con  indice d i a ttraz ion e  m e
dio  a lto  (d a  7,5 a  10) è m olto  co n sisten te  la  
p resen za  d i se tto ri in d u str ia li ca ra tter izza ti d a  
u n ’e levata  esigen za  di p artico la r i fa tto r i d i lo-
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Tav. 39 - Iniziative industriali manifatturiere in esercizio o in costruzione negli agglomerati industriali: 
distribuzione delle aziende e degli addetti per indice di attrazione degli agglomerati e propen
sione alla localizzazione dei settori di appartenenza.

Numero  
degli ag

glomerati

( 10)
(27)
(24)
( 11)

Indice di attra
zione degli ag

glom erati (a)

10 ed  o ltre  
7,5 - 10 
5,0 - 7,5 
fino a  5,0

Propensione delle iniziative industriali alla localizzazione libera da vincoli (b)

bassa

aziende addetti

35
46
51
15

6.145
16.905
12.631

1.830

medio-bassa

aziende addetti

28
18
14
3

3.445
3.965
4.039

98

medio-elevata

aziende addetti

112
66
68
22

27.849
12.243
6.412
5.178

elevata

aziende addetti

136
87
60
36

18.222
7.267
5.056
5.440

com plesso

aziende addetti

311
217
193
76

55.661
40.380
28.138
12.546

(72) T o tale 147 37.511 63 11.547 268 51.682 319 35.985 797 136.725

F on te : E lab o raz io n e  C en tropian i su  d a ti lA SM .

(a) Cfr. la classificazione riportata alla Tav. 37 del presente capitolo.
(b) Cfr. la classificazione riportata nella Tav. 8 del capitolo secondo.

calizzazion e. T ale  p resen za  è co n sisten te  s ia  
in a sso lu to  s ia  in term in i re lativ i.

3) N egli agglon aerati con  indice d i a ttrazion e  m e
d io-basso  (d a  5 a  7,5) il fen om eno è  an co ra  
p iù  accen tu ato , alm en o in term in i re lativ i. Il 
60 %, cioè de ll’o ccupazione ed  il 34 % delle 
im p rese  sono cara tte r izza te  d a  u n a  b a s s a  p ro 
p en sion e a lla  localizzazione, cioè n ecessitan o  
di p artico la r i dotazion i in fra stru ttu ra li.

4) N egli agg lo m erati con un  b a s s o  ind ice d i a t
trazione, infine, (pioè con  indice fino a  5) la  
situazion e è an a lo g a  a  q u e lla  che s i  re g is tra  
n egli a gg lo m era ti p iù  fav o riti, anzi è p iù  a c 
cen tu ata : si re g is tra , cioè, u n a  p revalen za  n et
t is s im a  degli in vestim en ti in  se tto r i a  localiz
zazione se m ilib e ra  o lib era  m en tre  so n o  p ra ti
cam en te  a sse n ti i se tto r i a  b a s s a  p ropen sion e .

U na ta le  d istr ib u z ion e  delle in iziative in d u str ia 
li, p orterebbe , p ertan to , a  concludere, a lm en o in  
p rim a  ap p ro ssim azio n e , che non  e s is te  u n a  s tre tta  
con n ession e tr a  in fra s tru ttu re  e tip o  d i sv ilu ppo  
se tto ria le  o, m eglio , che ta le  con n ession e non è 
stre ttam en te  in funzione del « livello » a sso lu to  
di in fra stru ttu  razione. Gli a gg lo m era ti m eglio  a t
trezzati e che dispon gon o  di fa tto r i « e stern i » di 
localizzazione in m isu ra  p iù  rilevan te  attraggon o , 
cioè, in m isu ra  co n siste n te  so p ra ttu tto  in iziative 
con elevata  p rop en sion e a d  u n a  localizzazione li
b era . Ciò p u ò  e sse re  m o tiv ato  s ia  d a l fa tto  « indi- 
pen den te » che m olte  d i ta li in d u str ie  g ià  « p ree
sistev an o  » nelle  concentrazion i « raz ion alizzate  » 
d ag li agg lo m erati, s ia  d a l fa tto  che essen d o  ’ a  
m a g g io r  p a r te  d i ta li in d u str ie  a  « localizzazione 
lib e ra  » m a, com un que, di tip o  « xirbano », hanno 
in d ubbiam en te p re fe r ito  u tilizzare  u n a  v a s ta  di
sp on ib ilità  di in fra s tru ttu re  ed  econ om ie estern e

g ià  e s isten ti e de term in ate  d a ll ’in terven to  s tra o r
d in ario  in aree  fo rtem en te  u rban izzate , s ia  infine, 
d a l fa tto  che il reg im e d i incentivazione indu
stria le , v igen te nel M ezzogiorno, p rem ian do , co
m unque, la  localizzazion e a l l ’in terno degli agg lo 
m e ra ti con a liq u o te  p iù  elevate  d i co n trib u ti a  
fon do p erd u to  o d i finanziam ento a  ta sso  agevo
lato , h a  sp in to  a lla  « concentrazion e » negli agg lo 
m e ra ti s te ss i  (e  in p ar tico la re  in qu elli m eglio  do
ta ti)  anche in iziative in d u str ia li p e r  le q u a li ta li 
in fra s tru ttu re  co stitu isco n o  un  acc e sso rio  non 
essen zia le  p e r  lo  sv ilu ppo . P er converso , la  m a g 
g iore  concentrazion e d i se tto r i a  b a s s a  p rop en sio 
ne a lla  localizzazione lib e ra  in  agg lo m era ti m eno 
a ttrezzati o, com un que, con  m in ore g rad o  d i a t
trazion e co m p le ssivo  p u ò  e sse re  g iu s t if ic a ta  d a lla  
sp ec ific ità  d i a ttrezza tu re  e d a lla  p a r tic o la r ità  di 
fa tto r i d i localizzazione rich ie sta  d a  ta li indu
strie . Anche la  so la  esisten za  d i u n o  d i ta li  fa tto 
ri, u n ita  a l sem p re  p resen te  m agg io re  incentivo 
finanziario  e, non u ltim o , a l fa tto  che ta li indu
str ie  rifu ggon o  sp e s so  d a ll'eccessiv a  « agg lom era
zione » d i in d u str ie  d iverse  e  n u m erose , p u ò  av er 
condotto  sp e s so  a  p re fe r ire  « agg lom erati » p iù  
p icco li e con  un m in ore livello d i a ttrazion e 
co m plessiva .

L e co n sid erazion i su  e sp o ste , p era ltro , acq u i
stan o  un sign ifica to  an c o ra  p iù  p artico la re  se  vi
ste  anche nel q u ad ro  p iù  gen erale  d i tu tto  Io sv i
luppo in d u str ia le  del M ezzogiorno. L a  loro  sign i
ficativ ità , in fa tti, a p p a re  acc re sc iu ta  se, invece 
di p ren d ere  in  e sam e le so le  in d u str ie  localizzate 
n egli agg lo m erati, s i  e sten de il cam p o  d i an a lisi 
a  tu tte  le in d u str ie  d i p iù  recen te localizzazione 
nel M ezzogiorno. S o tto  ta le  a sp etto , non d isp o 
n en dosi, ovviam en te, d i d a ti om ogen ei con qu elli 
finora co n sid erati, so n o  sta t i  p re s i in  e sa m e  co
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m e rap p re se n ta tiv i d e lla  d im ensione delle in izia
tive localizzate  nel M ezzogiorno gli investim en ti 
re lativ i a i m u tu i p e r  in iziative m an ifa ttu rie re  (a 
ta s so  agev o lato  e n o ) st ip u la ti nel p eriod o  1961-70 
e com e ind icativ i, s ia  p u re  in la rg a  m a ssim a , dei 
se tto r i con b a s s a  p rop en sion e  a lla  localizzazione: 
il m etallu rg ico , il ch im ico e  qu ello  d e lla  ca r ta ; 
dei se tto r i con prop en sion e  m ed ia : l ’a lim en tare , 
gli im p ian ti fr igo rifer i, i m ater ia li da  co stru zion e

e la  gom m a; dei se tto r i con elevata  p rop en sion e 
a lla  localizzazione lib e ra : il te ssile  e l ’a b b ig lia 
m ento, pelli e cuoio , legno, m eccan iche e  m an i
fa ttu riere  varie . I  d a ti e sp o sti sin teticam en te 
n ella  Tav. 40, m o stran o , in p rim o  luogo, che 
nel co rso  del decennio 1961-70, o ltre  il 60 % degli 
investim en ti co m p le ssiv i rea lizzati nel M ezzo
giorn o s i  so n o  con cen trati a l l ’in tem o  degli agg lo 
m erati delle a re e  o dei n uclei d i industrializza-

Tav. 40 - In vestim en ti dell’industria m anifatturiera n el M ezzogiorno nel periodo 1961-70. R ipartizione 
secondo la localizzazione degli im pianti e le caratteristiche del settore.

(m iliard i di lire )

Settori classificati 
secondo la  propensione  

alla localizzazione

b a s s a  p rop en sion e 
m ed ia  prop en sion e  
a lta  p rop en sion e

T o tale

Investim enti totali

N egli agglo
merati

2.789,3
333,2
613,6

3.736,1

Fuori degli 
agglomerati

1.025,9
572,9
519,2

2.118,0

Mezzogiorno

3.815,2
906,1

1.132,8

5.854,1

Investim enti in nuovi im pianti

Negli agglo
merati

1.564,4
194,0
437,8

2.196,2

Fuori degli 
agglomerati

293.9
266.9
287.9

848,7

Mezzogiorno

1,858,3
460,9
725,7

3.044,9

F on te : E lab o raz io n e  C en tropian i su  d a ti lA SM .

zione o che tale  concentrazion e è  notevo lm en te 
p iù  e levata  (o ltre  il 7 0 % )  p e r  g li investim en ti in 
nuovi im pian ti, c ioè p e r  i so li investim en ti la  cui 
localizzazione non è co n d iz ion ata  che d a  fa tto r i 
estern i, sian o  e ss i tecnici o, p iù  generalm en te, 
u b icazion ali.

L a  s te s s a  tavo la , p erò , m o stra , sem p re  p e r  i 
nuovi im pian ti, che la  localizzazione a l l ’in terno 
degli agg lo m erati è m olto  p iù  e levata  p e r  i se t
tori in d u str ia li a  b a s s a  p rop en sion e (84 % c irca  
degli investim en ti g lo b a li) che non p er  quelli 
ad  a lta  p rop en sion e a lla  localizzazione lib era  
( 6 0 % )  e p e r  quelli a  p rop en sion e  m ed ia  ( 4 2 %  
c irca). Ciò, in u n a  v ision e o ttim istic a  del p ro 
b lem a, p o treb b e  sign ificare  che, se  p u re  è  vero 
che, com e g ià  v isto , gli agg lo m erati p iù  a ttrez
zati a ttiran o  p rop orzion alm en te in m isu ra  p iù  
e levata  in d u str ie  che non n ece ssitan o  di p ar ti
co lari fa tto r i di localizzazione, c iò  non an d rebbe  
a  d iscap ito  d ire tto  delle in d u str ie  che, invece ne 
hanno m agg io re  b isogn o , in q u an to  q u este , di 
fa tto , hanno sfru tta to  in  m an iera  m olto  e levata  
delle occasion i d i localizzazione a ttrezza ta  o ffe r ta  
in tu tto  il M ezzogiorno d ag li agg lo m erati ste ss i. 
O sservan d o , p erò , la  qu estio n e in term in i d i co
st i  e benefìci de ll’in tervento strao rd in ario , cioè di 
q u ell’in tervento che è p rep o sto  tra  l ’a ltro  a lla  rea
lizzazione delle in fra stru ttu re  specifiche p e r  favo
r ire  la  localizzazione in d u stria le , il p ro b lem a  ap 
p are , in e ffe tti, in term in i del tu tto  op po sti. I l fa t

to  che, com unque, la  m a g g io r  p a r te  delle indu
s tr ie  a  « b a s s a  p rop en sion e  » si s ia  localizzata  
aH’in terno di agg lo m era ti e il fa tto  che p er  lo  p iù  
s i  s ia  lo ca lizzata  in  agg lo m era ti « m in ori » e « a t
tualm en te » m eno qu alificati da l pun to  di v ista  
u b icazion ale , p o treb b e  e sse re  la  d im o straz ion e di 
un  in su ffic ien te  p ro ce sso  d i p rogram m azio n e n ella  
localizzazione d ’in fra stru ttu re  ed  im pian ti nel 
M ezzogiorno. L a  p o ss ib ilità , in fa tti, d a  p a r te  delle 
in d u str ie  m agg iori, a  « b a s s a  p rop en sion e  », di 
« sceg liere  » u n a  localizzazione in funzione di 
p ro p rie  convenienze, a  ca ra tte re  anche aziendale , 
n ella  certezza che a  ta le  sce lta , s ia  p u re  in  fu 
turo , fa r à  segu ito  un  livello, anche se  non m olto  
e levato  m a  certo  su ffic ien te , d i a ttrezza tu re  in
fra stru ttu ra li , p u ò  av er determ in ato  in m olti casi 
una e ffe ttiv a  su p erd otazion e in fra stru ttu ra le . In  
a ltr i term in i, l ’a ttu a le  livello di so d d isfac im en to  
delle  esigenze di localizzazione delle im p rese  che 
hanno un  m agg io re  b isogn o  di « in tegrazion e » 
dei fa tto r i  u b icazion ali n atu ra li, p o tev a  u gu al
m ente e sse re  ragg iu n to  m ed ian te  u n a  m agg iore  
co rre laz ion e  o p era tiv a  t r a  se tto re  d i a ttiv ità  p ro 
d u ttiv a  e tipo  e livelli di in fra stru ttu raz io n e  re a 
lizzata, corre laz ion e q u e sta  che dovrebbe p erm et
tere  in p resen za  d i u n ’a d e g u a ta  p rogram m azio n e 
a  livello te rrito r ia le  d i r id u rre  il co sto  degli in
terven ti con sen ten d o  di m an ten ere nei lim iti ne
c e ssa r i  la  dotazion e in fra stru ttu ra le .
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Capitolo Ottavo 

Un tentativo di collegamento operativo tra sviluppo industriale e 
suscettività territoriali: il caso di due nuclei di industrializzazione

1. Premessa.
L ’an a lisi sv o lta  nei cap ito li p receden ti consen te 

d i avere un  q u ad ro  su ffic ien tem en te ch iaro  del 
p ro b lem a  p o sto  a ll ’oggetto  d i q u e sto  stu d io , e 
cioè d e lla  re lazion e che in tercorre  t r a  la  localiz
zazione delle a ttiv ità  in d u str ia li e l ’in frastru ttu - 
razione esisten te  in u n ’a re a  sc a rsam e n te  sv ilup
p a ta  q u a le  il n o stro  M ezzogiorno. L ’in d ag in e a  
qu esto  p u n to  p o treb b e  r iten ersi e sa u r ita , e le 
o sservaz io n i conclu sive r ip o rta te  in preceden za 
p o treb b e ro  e sse re  a ssu n te  com e o sse rv az io n i con
c lu sive  d i tu tta  la  r ice rca : e s se  sin tetizzan o  in
fa tti, su lla  b a se  d i un  r isco n tro  con  la  re a ltà  in
d u str ia le  e in fra s tru ttu ra le  e ffe ttiv a  de l Mezzo
giorn o, i v a r i a sp e tti de ll’indagin e sv o lta  nei p r i
m i cap ito li de llo  stu d io , d a lla  caratterizzazion e 
in fra s tru ttu ra le  delle v ar ie  aree  esam in ate  a lla  
tip o lo g ia  in d u str ia le  p iù  id on ea  a llo  sfru ttam en to  
di ta le  caratterizzazion e . S i  ritien e tu ttav ia  op po r
tun o  co rre d are  l ’a n a lisi fin qu i sv o lta  d i un  di
sc o rso  che s ia  e sem p lifica tivo  del m etodo  e  delle 
con clu sion i cui q u esto  stu d io  è  p ro gre ssiv am en te  
giunto. Q uesto  cap ito lo , in  a ltr i term in i, vuole 
e sse re  un  esem p io  di com e g li schem i concettuali 
e lab o rati nel co rso  di q u esta  s te s s a  r ice rca  p o s
san o  c a la r s i  in alcu ne sp ecifich e re a ltà  territo 
r ia li del n o stro  M ezzogiorno, secon do u n a  s tra 
teg ia  d i Intervento che, p u r  recep en do  i su ggeri
m enti di p o litica  in d u str ia le  e sp o st i  nei cap ito li 
preceden ti, ten ga  con to  an ch e dei vincoli ob iet
tiv i che il co n testo  econ om ico  del n o stro  P aese , 
e in  p artico la re  de l M ezzogiorno, p re sen ta  tu tto 
ra  in m isu ra  a s s a i  co sp icu a .

2. Richiamo alla strategia territoriale di 
sviluppo del Mezzogiorno.

2.1 La politica  d i sviluppo territoria le degli anni 
1960: i poli di sviluppo.

N el cap ito lo  in trod u ttivo  d i q u e sto  s te sso  stu 
dio  so n o  sta t i  p o st i  in luce g li elem en ti che han
no co n co rso  a  fo rm u lare  la  p o litica  d i in terven to 
« se tto r ia le  » nel M ezzogiorno, e  qu in d i la  g ra 
duazione degli incentivi, le p r io r ità  se tto r ia li d a  
r isp e tta re , etc . S e m b ra  o ra  op po rtu n o  in  ap ertu 
ra  d i q u esto  cap ito lo  che v a lu ta  d a  un  p u n to  di

v is ta  esem p lifica tiv o  le p o ss ib ilità  d i app licazion e 
in  alcune a re e  sp ec ifich e  d e lla  s tra te g ia  se tto ria le  
e lab o ra ta  p e r  il M ezzogiorno, r ich iam are  le linee 
p rin cip a li d i q u e lla  che p o trem o  defin ire la  s t r a 
teg ia  « te rrito r ia le  » d i sv ilu pp o  del M ezzogiorno. 
D ello sch em a con cettuale  che defin isce ta le  s tra 
teg ia  p orrem o  qu i in  ev idenza, anche p er  la  p iù  
s tre tta  con n ession e con  il p ro b lem a  d e ll’infra- 
stru ttu raz io n e  del territo r io , so p ra ttu tto  g li ele
m enti che ru o tan o  a tto rn o  a i  con cetti d i « sv ilu p
p o  p er  pun ti » e « sv ilu p p o  p er  linee ».

E ’ n oto  che la  p o litica  te rr ito r ia le  a d o tta ta  p er  
il M ezzogiorno n egli anni ’60 h a  m u tu ato  la  p ro
p r ia  f ilo so fia  econ om ica  d a lla  p r im a  im po staz io 
ne ( « sv i lu p p o  p e r  p u n t i» )  p iù  che della  secon da 
(« sv i lu p p o  p e r  lin e e » ) . P iù  sp ec ificam en te , la  
m a tr ice  con cettuale  d i ta le  p o lit ic a  p u ò  esse re  
agevolm ente fa t ta  r isa lire  a  qu elle  teo rie  dello  
« sv ilu p p o  p o lar izzato  » che ebbero  nel Perroux  
il lo ro  p iù  luc id o  a sse r to re  (1). T a li teorie  ben  si 
in tegravan o  con  le  te s i  dovute so p ra ttu tto  a  
H irsch m an  ed  a  S tree ten  (2), che so sten ev an o  la  
n ece ss ità  d i uno sv ilu p p o  « sq u ilib ra to  » p er  av
v ia re  un  p ro c e sso  d i rap id a  c re sc ita  econ om ica 
n elle region i a rre tra te . L o  « sq u ilib r io  » d a  pro
m u overe co n siste v a  ap p u n to  n ella  fo rte  concen
traz ion e te rr ito r ia le  di im p rese  m odern e e tra i
n an ti d i notevoli d im ensioni, cu i veniva dem an
d a to  vm co m pito  d i ro ttu ra  r isp e tto  ag li equili
b r i  a r re tra t i  e stagn an ti d e lla  reg ion e d a  sv ilup
p are . P u r sen za  d ilu n garsi n ell’esposiz ion e d i ta 
li teorie , del re sto  ben  note anche in  Ita lia  (3 ), è

(1) F. Perroux, « N ote su r la notion  de  póte  de croissance  », 
Econom ie appUquée, 1955, n . 1-2. Cfr. anche J. Paellnk, la 
« Teoria de l desarotlo  regional potarizado  », Rivista de Econo
m ia Latino-Americana, n. 9, Caracas, 1963; N . M. Hansen, 
« D evelopm ent po tè  theory in a regional context », Kyklos, 
voi. XX, 1967, n . 3.

(2) A. O. Hirschman, « T he stra tegy o f econom ia developm ent », 
Yale University Press, N ew  Haven, 1958.

P.P. Streeten, « Unbalanced grow th  », Oxford Econom ie Pa- 
pers, giugno 1959.

(3) U n’ampia esposizione delle teorie della localizzazione e  
dello sviluppo regionale s i trovava già nel volum e di M. Del 
Viscovo, « La loexiUzzazione delle a ttiv ità  p rodu ttive  », Cedam, 
Padova, 1961. Cfr. inoltre il p iù  recente libro curato da 
A. Testi: « Svilu ppo  e  pianificazione regionale », Einaudi, Torino 
1970, che contiene una antologia della letteratura intem azio
nale sull'argomento.
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tu ttav ia  op po rtun o  rich iam are  m o lto  su cc in ta
m ente le ca ra tte r is tich e  del co sid e tto  « polo  di 
sv ilu pp o», p e r  m eglio  ev iden ziare l ’in fluenza che 
ta li elaborazion i teoriche hanno avu to  su lla  po
litica  m e rid io n alistica  del p a s sa to  decennio. Il 
P erroux pone le segu en ti condizion i p erché s ia  
o p eran te  un  po lo  d i sv ilu pp o :

—  la  p resen za  di u n ’in d u str ia  m otrice , che p er 
la  f it ta  re te  dei co llegam en ti in terin d u stria li 
è in g rad o  d i p rovo care , a ss ie m e  a lla  p ro p ria  
cresc ita , la  c re sc ita  d i un  in tero  co m p arto  in
du str ia le ;

— il regim e non  concorrenziale , m a  so stan z ia l
m en te o ligop o listico  d e ll’in d u str ia  m otrice , ta 
le che s ia  p iù  agevo le  e levare  la  p ro d u ttiv ità  
e rea lizzare  u n a  ra p id a  accum u lazion e d i ca
p ita le ;

— la  p re sen za  d i u n ’agglom erazion e te rr ito r ia le  
d i tip o  in dustriale-u rban o , ta le  d a  agev o lare , 
so p ra ttu tto  m ed ian te  lo  stru m en to  dei con
su m i d ifferen ziati, u n a  ra p id a  c re sc ita  delle 
a ttiv ità  econom iche.

N on se m b ra  d iffic ile  a  q u esto  p u n to  ricon o
scere  in  q u esti tra tt i  c a ra tte r is tic i dello  sv ilu ppo  
p er  p o li a ltre ttan ti con n otati, alm en o nelle inten
zioni dei p u b b lic i p o teri, dello  sv ilu p p o  m erid io 
n ale  degli ann i ’60. E cco  dunque sp ie g a ta  l ’o ri
gine teo ric a  d e ll’av er p o sto  l ’accen to  su lle  im p re
se  di g ran d e  d im ensione ap p arten en ti a i se tto ri 
in d u str ia li « tra in an ti » (a d  esem p io  la  petro lch i
m ica  e la  sid eru rg ia ), nonché d e ll’av e r p u n tato  
in  b u o n a  p a r te  su lle  g ran d i im p rese  a  p arte c i
pazion e sta ta le ; q u este  in fa tti, o ltrech é p iù  fa 
cilm ente co n tro llab ili d a l p o tere  p u bb lico  q u an to  
a  localizzazion e territo r ia le , godono sp e sso  di 
u n a  situazion e di o ligopolio  o com un qu e hanno 
d im ension i p rod u ttiv e  ta li d a  agev o lare  p ro ce ss i 
d i accum u lazion e cap ita lis tica . I l  m odello  d i sv i
lup po  « p er  p o li » non  e ra  p riv o  d i u n a  su a  log i
ca : nel m om en to  in  cu i p iù  in ten so  s i  facev a  il 
r itm o  d i sv ilu p p o  d i tu tta  l ’econ om ia  ita lian a , 
ta le  m odello  co stitu iv a  u n  ten tativo  di ricreare , 
a ttra v e r so  continue « ro ttu re  » dello stagn an te  am 
bien te econ om ico m erid ion ale , nuovi eq u ilib ri a  
livelli sem p re  p iù  e levati d i red d ito  e di b en es
se re . A ciò  ap p u n to  ten devano le po litich e avv ia
te d a i p u b b lic i p o teri nei con fron ti de l M ezzo
giorn o; q u ella  te rrito r ia le  vo lta  a  fav o rire  la  m a s
s im a  concentrazion e sp az ia le  degli investim en ti 
e q u ella  se tto ria le , fin alizzata  a lla  localizzazione 
nel M ezzogiorno d i g ro ss i  im p ian ti p rod u ttiv i, ap 
p arten en ti a d  in d u str ie  riten u te  m otric i.

T a li po litich e non  hanno d a to  tu ttav ia  i r isu l
ta ti  che d a  e s se  s i  a tten d ev an o  e ssen d o  venuto  a 
m an care  il p ro ce sso  e sp an siv o  dello  sv ilu pp o  e 
la  m an cata  realizzazion e degli ob iettiv i h a  m e sso  
in  d iscu ssio n e  la  v a lid ità  del m odello  d i sv ilu ppo 
p o lar izzato : nuove p ro p o ste  so n o  sta te  d a  p iù
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p a r ti  avan zate ; a lla  concezione della  c re sc ita  « p er 
pun ti » s i  è a n d ata  g rad a tam en te  so stitu en d o  la  
teo ria  de lla  c re sc ita  « p er  linee ». T ale evoluzione 
è s ta ta  recep ita  nei p iù  recen ti docu m en ti p ro
gram m atic i: il P ro getto  ’80, il D ocum ento p ro 
g ram m atic o  p re lim in are  1971-75, la  « n uova legge » 
su lla  C a s sa  p er  il M ezzogiorno.

2.2 Le nuove indicazioni programmatiche-, le di
rettrici di sviluppo.

I l  P rogetto  ’80 è il p rim o  docum en to  u ffic ia le  
di rilievo  che co n sid eri su p e ra ta  p er  il M ezzo
g iorn o l ’e sperien za  dello  sv ilu pp o  in d u str ia le  p o
larizzato  e che p o n ga  l ’accen to  su  u n a n uova 
concezione di a s se t to  territo r ia le , b a sa ta  su ll’o r
gan izzazione del te rr ito r io  p e r  s iste m i u rb an i in
teg ra ti (s is te m i m etro p o litan i). T ale  organ iz
zazione —  si  legge nel P rogetto  '80 —  « con
se n tirà  d i a ss ic u ra re  a  c ia scu n  siste m a , grazie  
a  u n a rete  d i com un icazion i e tra sp o r t i  m odern a 
e ra p id a  e a d  u n a  razion ale  rip artiz io n e  del ter
r ito rio  tra  i d iversi im piegh i —  residen zia li, in
d u str ia li, d i tem po libero , ecc. —  di d isp o rre  in 
ogn i pun to  d i fa c ilità  di a cc e sso  a  tu tti gli a ltr i 
pun ti. N on s i  t r a t ta  dunque, né d i c reare  dei 
« po li », secon do un  concetto  d i zona in d u str ia le  
in ten siva  che lo  sv ilu pp o  tecnologico  ed  econo
m ico  m odern o  h a  re so  o rm ai ob so le to ; né d i ab 
ban d on are  lo sv ilu pp o  in d u str ia le  ad  u n a  p ro life 
razion e sp on tan ea  e d iso rd in ata , m a  di organ iz
zarlo  territo ria lm en te , lungo d ire ttr ic i che i p ian i 
m etrop o litan i di ogn i s is te m a  segn eran n o , in  m o
do d a  ren d ere  m a ss im i i v an tag g i d e lla  « v icinan 
za  » — d a  in ten dersi non n ece ssar iam en te  com e 
co n tigu ità  nello  sp az io  —  e m in im i i dan ni della 
con gestion e » (1).

Il docu m en to  in d ica in fa tti com e n uova s t r a 
teg ia  d a  ad o tta re  la  p o litica  te rrito r ia le  b a sa ta  
su i s iste m i m etrop o litan i; è d a  r ilevare  che i s i
stem i so n o  d istin ti in  tre  g ru p p i: A. S istem i fon 
d a ti su lle  a ttu a li aree  m etrop o litan e ; B . S istem i 
d i rieq u ilib r io ; C. S iste m i a ltern ativ i. E ’ d a  r ileva
re  che la  s tra te g ia  te rrito r ia le  che r ig u ard a  i si
stem i di q u e st ’u ltim o  gru p p o  (in  p ra tic a  la  q u asi 
to ta lità  dei s iste m i m erid ion ali) è ap p u n to  incen-

(1) Cfr. Centro di studi e piani econom ici; « Le proiezioni 
territoria li del P rogetto  '80 y>. Collana di studi e  ricerche del 
M inistero del B ilancio e  della Programmazione Econom ica. 
Roma 1971. Anche in  questo studio si ritiene di fatto  
superata la politica di sviluppo per poli, che ha condotto  
alla « continentalizzazione di lim itate iso le dotate d i scarsa 
capacità di espansione territoriale ». La presenza delle for
ti differenziazioni econom iche in  atto tra le aree forti e  
quelle deboli del Mezzogiorno viene giustam ente attribuita in 
parte « ad oggettive condizioni ambientali (di origine stori
ca e geografica) », m a in parte anche ai criteri « con ì quali 
si è attuata la politica di incentivazione delle attività econo
m iche del Mezzogiorno: politica che in  sostanza ha conservato  
la tradizionale gerarchia econom ica tra le varie parti del 
territorio m eridionale ».



tra ta  su l concetto  di « d ire ttr ice  di sv ilu pp o  », di
v e rso  ed  in  un  certo  se n so  o p p o sto  a  qu ello  di 
« po lo  d i sv ilu p p o  ».

S ia  il D ocum ento p ro gram m atico  p re lim in are  
(D.P.P.), s ia  il P ro gram m a E con om ico  N azionale 
acco lgon o  so stan z ia lm en te  la  concezione d i a s 
se tto  te rr ito r ia le  e la b o ra ta  nel P rogetto  ’80 e nel
le su e proiezion i territo r ia li. In  p artico lare , il Do
cu m ento  p ro gram m atico  p re lim in are  so tto lin ea  
l'esigen za  di sa ld a re  q u esto  tipo  di p o litica  ter
rito ria le  p er  d ire ttr ic i d i sv ilu ppo  con  lo  s tru 
m ento dei « p ro ge tti sp ec ia li », in tesi « non 
com e p u ra  app licaz ion e d i indirizzi se tto ria li
o p rogram m azio n e e secu tiva  di co m p le ssi o r
gan ici d i op ere  in fra stru ttu ra li, secon do la  p ra s s i  
trad iz ion ale  de ll’azione p u b b lic a  s tra o rd in a r ia ; m a  
p iu tto sto  com e program m azio n e , p rogettaz ion e  e 
gestione co o rd in ata  d i in terventi d ire tti a lla  at
tuazion e en tro  tem pi d eterm in ati d i specifici 
obiettiv i. N atu ra lm en te  la  sc e lta  degli ob iettiv i 
in term ed i deve e sse re  coerente con le fin a lità  ge
n erali e con gli o rien tam en ti stra te g ic i d i sv ilu p 
p o  econ om ico e d i a sse tto  territo r ia le , e deve 
inoltre  ten er conto  dei fa tti e delle tendenze ri
sco n trab ili n e lla  re a ltà , nonché delle re sisten ze  
che e s sa  pone a l l ’azione riv o lta  a  m odificarla... 
N e ll’am b ito  d e lla  p o litica  te rr ito r ia le  co m p le ssi
va, dunque, i « p ro ge tti sp ec ia li » dovran no r ife 
r ir s i  a  qu elle  p a r ti  del te rrito r io  che p o sso n o  es
sere  in vestite  d a  interventi d i qu alificaz io n e  o 
prom ozion e u rban o-in d ustria le  con e levata  p ro
b a b ilità  di su cce sso  en tro  tem p o  d eterm in ato  ».

Le linee fon d am en ta li di q u e sta  n uova p o litica  
te rrito r ia le  p er il M ezzogiorno sono sta te  su c
ce ssivam en te  ap p ro fo n d ite  in un  docu m en to  del- 
rU ffic io  di- coord in am en to  dei p ian i te rr ito r ia li 
del M in istero  dei lavori p ubblic i, p red isp o sto  al 
fine d i o r ien tare  l ’a ttiv ità , re la tiv a  a lle  localizza
zioni in d u str ia li nel M ezzogiorno, del C om itato  
tecnico  p er  la  con trattazion e  p ro g ram m atic a , ist i
tu ito  p re s so  il C IP E . In  ta le  docum en to  (1) si 
leggono in p rim o  luogo o sservaz io n i a s s a i  criti
che nei co n fron ti dei cr iter i che hanno in form ato  
l ’in terven to  p u bb lico  nel M ezzogiorno: « I l  cri
terio  d i co n cen trare  gli in terven ti e g li incentivi 
in aree  m erid ion ali nelle q u ali g ià  s i  r isco n trav a  
un certo  r itm o  di sv ilu pp o  econ om ico e n ella  
q u ali g ià  e s is te v a  u n a  ce rta  concentrazion e di 
popo lazion e fo rz a  d i lavoro , p u r risp on den 
do a lle  esigen ze di otten ere rap id am en te  i p rim i 
r isu lta ti e di o rd in are  e raz ion alizzare  il p ro ce sso  
in sed iativ o  delle a ttiv ità  in d u str ia li negli ann i in 
cui il su o  r itm o  s i  in ten sificava , inevitab ilm en te 
p o rta v a  a lla  e sa ltaz ion e delle tendenze negative 
g ià  in  a tto : l ’ab b an d on o  di te rr ito r i sem p re  p iù

(1) Il docum ento in  esam e è riportato integralm ente in un 
fascicolo della rivista Urbanistica; cfr. Marcello V ittorini, « In 
d irizzi s tra teg ic i d i a sse tto  territoria le  p e r  l'inquadram ento  
dei program m i d i in terven to  nel M ezzogiorno  », Urbanistica, 
marzo 1971, n . 57.

v a sti  nelle zone interne del M ezzogiorno e la  con
centrazion e d e lla  popo lazion e nelle aree u rb an e  
in cui e s is tev a  — o s i  sp e rav a  so rg e sse  —  u n a 
stru ttu ra  p ro d u ttiv a  c a p a ce  d i a sso rb ire  la  fo rz a  
d i lav o ro  e sp u lsa  d a ll ’ag r ico ltu ra  e m o bilizzata  
d a l rifiu to  dei m odelli d i v ita  del p a s sa to . In  ta l 
m odo i te rrito r i co m p resi nelle aree  e nei nuclei 
di in dustrializzazzione, p r im a  an co ra  di ragg iu n 
gere  u n a defin itiva co n sisten za  stru ttu ra le  e p ro
d u ttiva, sono d ivenuti un elemento di attrazione 
nei con fron ti delle aree  m arg in a li e sc lu se  d a  ogni 
provv iden za: sono sta t i  co sì a cce lera ti i m ovi
m enti m igra to ri g ià  in  a tto  ». T ali con siderazion i, 
u n itam en te a lla  co n stataz io n e  che lo  sv iluppo 
qu an d o  c ’è sta to , h a  in te re ssa to  q u a si esclusiva- 
m ente le fa sc e  co stiere , p eggioran do  la  situ az io 
ne « in tern a  » del M ezzogiorno, evidenziano dun
que « inequ ivocab ilm en te com e la  p o litica  d i sv i
luppo p o larizzato  p erseg u ita  nel M ezzogiorno si 
s ia  in se r ita  nelle tendenze in  atto , e sa ltan don e 
gli a sp e tti d i sq u ilib r io  (...) sq u ilib r io  tra  le  lim i
ta te  zone litoranee ed  il M ezzogiorno interno (...), 
t r a  le aree  se tten trion ali del M ezzogiorno s te sso  
e qu elle  m erid ion ali e in su lari, t ra  la  co sta  t ir
ren ica e qu ella  a d r ia tic a  ».

P arten d o  d a  q u este  con sid erazion i critiche su l
la  p o litica  dello  sv ilu pp o  p o larizzato , il docu
m ento in e sam e  a ffe rm a  « l ’esigen za  d i p ro g ram 
m are  u n itariam en te  e co ord in atam en te  i s iste m i 
in fra stru ttu ra li, secon do  « fa sc i  C om plessi » che 
con sen tan o  d i e sa lta re  le lo ro  in terrelazion i, di 
m assim izzare  la  lo ro  fru ib ilità , di co n sen tire  al 
m a ssim o  il lo ro  e ffe tto  d i « fa tto r i d i localizza
zione » a i fini d e lla  g rad u a le  e continu a in tegra
zione delle in fra stru ttu re  con  g li in sed iam en ti 
p rodu ttiv i. In  ta l m odo  il te rr ito r io  non sa reb b e  
p iù  organ izzato  (secon d o  il m odello  p receden te) 
in « pun ti » d i fo rza , im m e rsi in un  te ssu to  in for
m e e d epresso , co llegati d a  linee di com un icazio
ne e d i tra sp o rto , m a  secon do  « d ire ttr ic i d i sv i
lu p po  » co stitu ite  d a  fa sc i  co m p le ssi d i in fra s tru t
tu re  e d a  in sed iam en ti p rod u ttiv i e residenziali 
che in teressan o , con m ag lie  d i ad egu ate  dim en
sion i, l ’in tero te rr ito r io  n azion ale avv iando il su 
p eram en to  degli sq u ilib r i e  consen tendo di p re 
d isp o rre  l ’in d ispen sab ile  organ izzazion e di s istem i 
u rban o-territo ria li che razionalizzin o  le congestio
n ate  aree  m etrop o litan e  e ra ffo rz in o  gli anem iz- 
zati ed  iso la ti cen tri a b ita ti delle a re e  interne 
e m arg in a li ».

O
N on è  chi non v ed a  com e q u esta  stra te g ia  si 

p o n ga  in an tite si con q u ella  dello  sv ilu pp o  p er  
poli. N on  si t r a t ta  tu ttav ia  —  com e g ià  il P ro
getto  ’80 p oneva in evidenza —  di u n a stra te g ia  
che ten d a  a lla  d isp ersion e  degli in vestim en ti su l 
te rrito rio . I l  d ilem m a diffusione-concen trazion e 
degli investim en ti, che non a  to rto  il P rogetto  '80 
g ià  defin iva so stan z ia lm en te  a rtific io so , viene in
fa t t i  su p era to  p ro p rio  d a lla  s tra te g ia  dei s iste m i 
m etrop olitan i, im p lican te  in so stan z a  « un  m o
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dello  b a sa to  su lla  concentrazion e « p e r  linee », 
che p ertan to  con sen te  d i va lo rizzare  a l m assim o  
le con n ession i e i f lu ss i  (e  qu in d i le in tegrazion i) 
t r a  i d iversi p im ti d e lla  s tru ttu ra  territo r ia le , e 
d i ev itare  quelle  in accettab ili p ro sp ettiv e  d i con
gestio n e  che so n o  se m p re  ed  inevitab ilm en te p ro
vo cate  d a  p ro ce ss i d i con cen trazion e p o lar iz
zati » (1).

Q uali d ire ttr ic i è op po rtun o  a ssu m e re  com e li
nee d i sv ilu p p o ? Anche n ell’ap p ro fo n d im en to  di 
ta le  a sp etto , il docu m en to  del M in istero  dei L a 
vo ri Pubblic i s i  pone su lla  sc ia  delle indicazion i 
del P rogetto  '80. V engono qu ind i in d icate  com e 
p rio r ita r ie  qu elle  linee d i rieq u ilib r io  te rrito r ia le  
( il P rogetto  '80 p ar la v a , com e ab b iam o  v isto , di 
s iste m i d i r ieq u ilib rio  e d i s iste m i a lte rn ativ i) 
c o stitu ite  dalle  t ra sv e rsa li  e d alle  d ire ttr ic i in
terne, lungo l ’A u to strad a  del S o le  e  lu n go  la  d o r
sa le  app en n in ica  (T ern i, R ieti, Su lm on a , C aste l 
di San g ro , B o ian o , B eneven to), fino a lla  B asen ta- 
n a  ed  a ir a rc o  m etapon tin o . In  p ar tico la re  s i  so t
to lin ea  l ’op p o rtu n ità  d i « p o ten ziare  p r io r ita r ia 
m en te le d ire ttr ic i d i sv ilu p p o  interno, sp ec ie  in  
co rrisp on d en za dei n odi de lle  s te sse  con  le t r a 
sv ersa li. T a li nodi, in fa tti, n ell’a m b ito  del te s su 
to  co m p le ssivam en te  debole  de lle  aree  interne, 
co stitu isco n o  i p u n ti m eno sfa v o r iti e  quelli, 
qu indi, nei q u ali g li in terven ti p ro d u ttiv i p o sso n o  
p iù  facilm en te in durre , anche nel b reve  p eriod o , 
p ili rap id i e ffe tti d i sv ilu ppo . D ’a ltr a  p ar te , p o i
ché di « nodi » ap p u n to  s i  t r a t ta  e  non d i « po li », 
poiché in so m m a e ss i  s i  pongono com e incon tro  
t r a  d ire ttr ic i d i sv ilu p p o  e  non com e iso la ti p un 
ti d i fo rz a  in un te ssu to  am o rfo , è p o ss ib ile  evi
ta re  qu ei risch i d i in con tro lla ta  a ttraz ion e su lle  
zone c irco stan ti d i con gestion am en to , che a  u n a 
organ izzazion e p e r  p o li, com e s i  è  v isto , in ev ita
b ilm en te consegu on o ».

2.3 La « nuova legge » p er il M ezzogiorno.

S i  è  g ià  de tto  (n el cap ito lo  p rim o  di q u esto  
s te sso  stu d io ) d e ll’a sp e tto  « se tto r ia le  » d e lla  nuo
v a  legge, delle innovazioni im p o rtan ti che e s sa  h a  
in trod otto  in tem a di de lim itazione delle  in izia
tive in d u str ia li p rio rita rie .

S i  t r a t ta  o ra  d i ev iden ziare invece l ’a sp e tto  
« te rrito r ia le  » de lle  nuove d isposiz ion i su l Mez-

(1) Secondo le  indagini del Progetto '80, se proseguisse l'at
tuale tendenza alla concentrazione per poli, nel 2000 circa 
il 45 % della popolazione nazionale sarebbe concentrata nelle  
otto aree m etropolitane che vanno form andosi nel paese (To
rino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, N apoli, Pa
lermo) che rappresentano, in term ini di superficie, il 3,58 % 
del territorio nazionale. E' appena il caso di ricordare che  
cosa significherebbe il realizzarsi di tale tendenza, non sola
m ente in term ini d i congestione, m a d i disgregazione sociale, 
di degradazione del patrim onio urbano, naturale, culturale, 
di perdita definitiva di vastissim e aree del paese e  del Mez
zogiorno in  particolare.

zogiorno, e cioè d i p o rre  in luce gli elem en ti che 
consen tono o m eno d i p a r la re  di nuova s tra te 
g ia  te rrito r ia le  p e r  lo  sv ilu ppo  m erid ion ale .

T ali elem en ti p o sso n o  in d icarsi nei seguen ti:

A. — m an d ato  d e lla  legge n. 853 al C IP E  perch é
e sso , su  p ro p o sta  del M in istro  p er  il M ez
zogiorno, determ in i:

« -  L e  linee d ire ttr ic i p r io r ita r ie  p er  con se
gu ire  la  m a ss im a  p en etraz ion e del p ro 
c e sso  d i in d ustrializzazion e nei territo ri 
estern i a lle  zone di concentrazion e;

—  le d ire ttive  p e r  a ss ic u ra re  la  localizzazio
n e d i im pian ti in d u str ia li nelle zone ca
ra tte r iz z a te  d a  p iti in ten si fenom eni di 
sp op o lam en to , a l fine d i c reare  condizio
ni d i eq u ilib rio  d e m ografico  e p ro d u t
tivo;

—  le d ire ttive  p e r  l ’a ttrez z a tu ra  del te rri
to rio  a i  fini de llo  sv ilu pp o  in d u str ia le  
e  qu elle  p er  la  realizzazion e delle in fra 
s tru ttu re  sp ec ifich e  con n esse  a lle  in izia
tive in d u str ia li o gg etto  delle agevolazio
ni nel q u a d ro  d e lla  co n trattazion e p ro 
g ra m m a ta  ».

B . — D irettive sp ec ifich e  dello  s te sso  C IP E  che,
su lla  b a se  d e l d isp o sto  d e lla  legge p rece
dentem en te r ich iam ata , in p rim o  luogo so t
to lin ean o che le m agg io r i agevolazion i con
n e sse  a lla  localizzazion e nelle zone c a ra t
terizzate  d a  p iù  in ten si fen om eni di sp o p o 
lam en to , m iran o  « a  m ette re  in  a tto  uno 
sfo rzo  di r iad e gu am en to  p ro g re ss iv o  delle 
tendenze localizzative dei nuovi in sed iam en 
ti in d u str ia li v e rso  l ’in tern o  del te rrito r io  
m erid ion ale , in term in i s ia  d i investim en 
ti che d i occupazione »; in  secon do  luogo 
fo rn isco n o  i c r ite r i d i m a ss im a  p er  l ’ind i
v idu azion e d i ta li zone, raccom an dan don e 
l'app licazion e p iù  e sten siv a  p o ssib ile . T ali 
c r iter i p o sso n o  b a sa r s i  s ia  su l p aram etro  
d e lla  co n sisten za  d e m o g ra fic a  dei com uni, 
nonché d e lla  p re sen za  d i forze di lavoro , 
so p ra ttu tto  in  e tà  giovan ile, d iso ccu p ate  e 
so tto ccu p ate , s ia  su lla  p resen za  di r iso rse  
n atu ra li ta li d a  « ren d ere  p artico la rm en te  
conveniente — a ttr a v e r so  la  p o ss ib ilità , in 
term in i econ om ici e tecnici, d i rea lizzare  
in fra s tru ttu re  —  la  lo ro  valorizzazion e e, 
d i con segu en za qu e lla  dei te rr ito r i in teres
sa t i  che, co l p erp e tu arsi d e ll’esod o , verreb 
b ero  irr im ed iab ilm en te  co m p ro m e ssi ».

C. — G rad uazion e degli incentivi a lle  in iziative
d i p icco le  e m ed ie  d im en sion i ( t r a  1.500 e
5.000 m ilion i di investim en ti f is s i )  anche 
su lla  b a se  de lle  localizzazion i p r io rita rie  
p rev iste  d a lla  legge 853;
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D. — D eterm inazione, d a  p a r te  del M in istro  p er  
il M ezzogiorno, d e ll’e lenco delle localizza
zioni p r io r ita r ie  a i  fini d e lla  con cession e 
delle agevolazion i fin anziarie a lle  in iziative 
in d u str ia li d i cu i a l D ecreto  dello  s te sso  Mi
n istro  p e r  il M ezzogiorno del 6 m agg io  1972.

Q uali conclu sion i p o sso n o  dunque t r a r s i  d a l
l'e sam e di q u esti elem en ti? C onform em en te a  
qu an to  rilevato  p er  l ’a sp e tto  « se tto ria le  » de lla  
n uova leg islaz ion e su l M ezzogiorno, se m b ra  evi
dente ch e anche p e r  ciò  che r ig u ard a  la  s tra te g ia  
territo r ia le  ta le  leg islaz ion e a p p a re  fo rtem en te  in
n ovatrice ; e s s a  se m b ra  in fa tti av e r  recep ito  le 
critich e e le o sservaz io n i r igu ard an ti la  n ece ss ità  
d i cam b iare  la  s tra te g ia  « p u b b lica  » dello  sv i
lu p po  te rr ito r ia le  fin ora  se g u ita  p er  il M ezzo
giorno, a  v an tagg io  d i u n a  s tra te g ia  te rrito r ia le  
fo rse  p iù  co m p le ssa , m a  in d ubbiam en te p iti ri
sp on den te a ll ’esigen za dello  sv ilu ppo  eq u ilib ra to  
di tu tto  il te rrito r io  nazion ale , sen za  iso le  d i be
n essere  e  sen za  d e serti d i a rre tra tez z a  econo
m ica  e sociale .

D opo q u e sta  lun ga p re m e ssa , p u re  n ece ssa r ia  
a ll ’econ om ia  d i q u esto  cap ito lo , nei p a r a g ra f i  che 
segu iran n o  s i  ce rch erà  app u n to  d i fo rn ire  un 
esem pio  d i com e s ia  p o ss ib ile  l ’in tegrazion e tra  
q u este  due linee d i in tervento, q u e lla  se tto r ia 
le e q u ella  te rrito r ia le  co n  riferim en to  a  due aree  
p artico la r i del M ezzogiorno.

3. Suscettività territoriali delle zone con
siderate.

3.1 M otivi della scelta  delle aree da considerare.

L a  sc e lta  delle due aree  su  cu i im p o sta re  il di
sc o rso  esem plificativo  oggetto  d i q u esto  cap ito lo  
è cad u ta  su  due nuclei d i in d ustrializzazione , uno 
co stie ro  e  l ’a ltro  in tern o: S u lm o n a  e T erm oli.

I  fa tto r i p rin c ip a li che hanno co n d iz ion ato  ta le  
sc e lta  p o sso n o  in d iv id u arsi nei segu en ti:

A. — A pparten en za s ia  d e ll’uno che d e ll'a ltro  nu
cleo  a  s iste m i m etrop o litan i che il P roget
to  '80 ch iam a del tip o  C e  defin isce com e 
qu ei s iste m i che do vrebbero  sv o lgere  un 
ru o lo  « a lte rn ativ o  » r isp e tto  a lle  a ttu a li 
tendenze d i sv ilu p p o  te rr ito r ia le  e che in
vece p resen tan o  a ttu a lm en te  situazion i, an
che se  fo rtem en te  d ifferen ziate , d i r istag n o  
econ om ico  e d i debolezza deH’a rm a tu ra  u r
b an a . E s s i  p resen tan o  tu ttav ia  u n a  gran 
de do tazion e d i r iso r se  n atu ra listich e  ed  
u n a  ricchezza d i trad iz ion i cu ltu ra li ta li 
d a  non co n sen tire  in  alcun  m odo di rinun
c ia re  ad  un lo ro  sv ilu pp o  in  se n so  m etro
p o litan o  che eq u iv arreb b e  a lla  lu n ga ad  un 
ab b an d on o  delle lo ro  aree.

B . —  A pparten en za d i en tram b i i nuclei a lla  « di
re ttr ice  a d r ia tic a  » d i sv ilu pp o ; ta le  d ire t
trice  r isu lta , co m e è  noto , sen sib ilm en te 
m eno fav o rita  r isp e tto  a lla  d ire ttr ice  del 
v e rsan te  tirren ico , s ia  p e r  rag ion i fisico- 
n atu ra li s ia  anche p er  g li e ffe tt i di u n a  po
litica  che p u n tan d o  su lle  g ran d i co n u rba
zioni d i R o m a  e d i N ap o li h a  fin ito  con 
in co ragg iare  in ta li a ree  fenom eni d i con
gestione , aggrav an d o  nel contem po la  s itu a
zione di sp o p o lam en to  e  d i stagn az io n e  dei 
siste m i m etrop o litan i che in sisto n o  su l ver
san te  m edio-adriatico .

C. — D ispo n ib ilità  d i p ian i re go la to ri te rrito r ia li
su ffic ien tem en te  d ettag lia ti, s ia  n ella  p ar te  
re la tiv a  a lla  d isp o n ib ilità  d i d a ti sta tist ic i, 
s ia  in q u e lla  concern en te la  form ulazion e 
d i ip o te si d i ind ustria lizzazion e a ssu n te  co
m e valide p e r  lo  sv ilu p p o  del co m p ren so
r io  co n sortile .

D all’in siem e degli elem enti o ra  r ico rd a ti em er
ge dunque che la  sc e lta  delle aree  d a  e sam in are  
in q u esto  cap ito lo  è  s t a ta  e ffe ttu a ta  avendo l ’ob iet
tivo d i p ro p o rre  u n  d isc o rso  « a ltern ativo  » ri
sp e tto  a lle  tendenze localizzative em erse  con  ri
ferim en to  a l M ezzogiorno negli ann i precedenti, 
d isco rso  che p e ra ltro  fo s se  non so ltan to  q u a lita 
tivo, m a  an co rato  a  p rec ise  re a ltà  terr ito r ia li su f
ficientem ente qu an tificab ili. L ’in crocio  de i p rim i 
due elem en ti h a  p erm esso  u n a  p r im a  selezione di 
co n sorzi in d u str ia li, m a  il vincolo co stitu ito  dal
l ’elem ento m en zion ato  su b  C. h a  in d o tto  a d  u n a 
seco n d a  selezione n ella  qu ale  m o lti p ian i rego
la to ri sono sta t i  accan ton ati, p erch é app im to  non 
su ffic ien tem en te  ch iari ed  esau rien ti su g li a sp etti 
cui s i  dav a  u n a  ce r ta  im p o rtan za  (d isp o n ib ilità  
s ta t is t ic a  e o rien tam en to  se tto r ia le  defin ito ). L a  
sc e lta  dei due n uclei co n sid erati —  Su lm o n a  e 
T erm oli —  è  invece d a  r iten ersi v a lid a  p e r  le fi
n a lità  che si p rop on gon o  in  q u esto  cap ito lo , d ato  
che e s s a  so d d is fa  le  tre  condizion i su esp o ste .

3.2 I  criteri u tilizza ti per  l’esam e delle su scetti
v ità  territoriali.

L ’esposiz ion e degli elem en ti d i su sc e ttiv ità  ter
rito r ia le  che le zone co n sid erate  p resen tan o  s a r à  
co n d o tta  su lla  b a se  dello  sch em a g ià  vitilizzato 
nel cap ito lo  p receden te  d i q u esto  s te sso  stu d io ; 
sa ran n o  qu in d i ev iden ziati i segu en ti q u a ttro  fe
n om eni p rin c ip a li:

A. —  D im ensione d e m o g ra fica  del nucleo e  del
co m p ren so rio  con sortile ;

B . — D istan za  d e ll’agg lo m era to  d a  un  cap o lu o go
d i p rov in c ia  o  com un qu e d a  u n  cen tro  ab i
ta to  con  p iù  d i 50 m ila  ab itan ti;

m



C. — D istan za  deU’agg lo m erato  da:
C .l)  un p o rto ;
C.2) un  aereop orto ;
C.3) un ca se llo  a u to stra d a le ;

D. — Livello  di dotazion e delle segu en ti in fra 
stru ttu re  sp ec ifich e o di d isp o n ib ilità  di p ro 
d o tti di u so  in d u stria le :
D .l)  opere s tra d a li ;
D.2) racco rd o  ferro v iario ;
D.3) ele ttr ic ità .
D.4) g a s  n atu ra le ;
D.5) a cq u a  p o tab ile ;
D.6) a cq u a  in d ustria le .

E ' op po rtun o  tu ttav ia  rilev are  che, a  p a r ità  
d i zone co n sid erate , i r isu lta ti cui p o trà  condurre  
l ’e sa m e  di q u esti fa tto r i di localizzazion e p o tran 
no d ifferire  d ai r isu lta ti g ià  illu stra ti nel cap ito lo  
p receden te : ta le  a p p aren te  incoerenza in  re a ltà  
s i  sp ieg a  co n sid eran do  che m en tre  l ’e sam e e f
fe ttu a to  nel cap ito lo  preceden te s i  r ife r iv a  essen 
zialm ente a  d a ti del p a s sa to , l ’a n a lisi co n d otta  in 
qu esto  cap ito lo  m ira  a  v e rifica re  la  p o ss ib ilità  
e l ’o p p o rtu n ità  d i fu tu ri in sed iam en ti in d u str ia li 
nelle aree  p resce lte  e qu in d i ten de a  co n sid erare  
com e g ià  a ttu a te  le op ere in fra s tru ttu ra li di 
p ro ss im a  realizzazione.

3.3 II nucleo di industrializzazione di Sulmona.

3.3.1 L a  d im en sion e d em ografica .

I l  nucleo di in d ustria lizzazion e di S u lm o n a  coin
cide con  il re la tiv o  am b ito  com un ale : e sso  ha 
qu ind i u n a  su p erfic ie  di 5.823 e tta ri, ed u n a p o
polazion e (a l 1969) di 21.263 a b itan ti (1). T u ttav ia  
p er  d isp o rre  d i u n  am b ito  te rr ito r ia le  d i dim en
sion i p iù  ad egu ate  a lla  e laborazion e  di u n a  o rg a 
n ica  ip o te si di sv ilu pp o  econom ico, è sta to  p reso  
in e sam e un  co m p ren so rio  d i 26 com uni grav itan 
ti su lla  V al Pelign a (2 ). L ’a re a  co m pren soria le  
c o s ì d e fin ita  s i  e sten d e  p er  96.662 e tta ri, con  una 
p opo lazion e resid en te  d i 67.822 ab itan ti (a l 1969). 
F in  d ai p rim i stu d i co n d otti in I ta lia  su i p rob lem i 
di a sse tto  te rr ito r ia le  delle v arie  regioni, a lla  V al
le Pelign a e a  S u lm o n a  è  sem p re  sta to  ricon o
sc iu to  un  ru olo  d i p ar tico la re  im p o rtan za  nella 
regione abruzzese . Ad esem pio , n e ll’a n a lisi condot-

(1) I dati relativi al nucleo sono tratti dalla relazione de! 
Piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione 
di Sulm ona, relazione predisposta da un gruppo d i lavoro 
della <t Generalpiani » com posto da: A, Lacava, F. Fabris, 
F. Fiorentini, D. Manna, A. Parisi, F. Costantino.

(2) I com uni presi in considerazione sono: 1. Sulmona; 2. An
versa degli Abruzzi; 3. Bugnara; 4. Campo di Giove; 5. Cansano; 
6. Castel di Ieri; 7. Castelvecchio Subequo; 8. Cocullo; 9. Corfi
no; 10. Gagliano Atem o; 11. Goriano Sicoli; 12. Introdacqua; 13. 
Molina Atemo; 14. Pacentro; 15. Pescocostanzo; 15. Pettorano 
su l Gizio; 17. Pratola Peligna; 18. Prezza; 19. Raiano- 20. Rocca- 
casale; 21. Rùcca Pia; 22. Scanno; 23, Villalago; 24. Vittorito; 
25. Popoli; 26. B ussi su l Tirino.

ta  p er  il p rim o  sch em a di sv ilu pp o  a  lungo ter
m ine p er  l ’A bruzzo (3), la  V alle  P elign a è indi
c a ta  p er  le su e  ca ra tte r is tich e  geografich e  e p er 
la  su a  u b icazion e com e u n a  delle se i zone a  m ag
g io r  vocazion e in d u str ia le  d e lla  reg ion e e com e 
u n a  delle 10 zone a  p iù  e lev ata  vocazione agrico la  
in ten siva. L ’ip o te si d i a sse tto  territo r ia le  fo rm u 
la ta  n ello  s te sso  stu d io , a  livello  regionale , è  b a 
sa ta  p o i su  un o  sch em a sp az ia le  che ha le sue 
linee d i fo rz a  in tre  d ire ttr ic i p rin cip a li d i sv i
lup po :

— la  d ire ttr ice  a d r ia tic a ;

— la  d ire ttr ice  Rom a-Fucino-V al Peligna-V al Pe
sc a ra ;

— la  d o rsa le  appen nin ica « in tesa  a  congiungere 
la  fa sc ia  d i sv ilu pp o  lon gitu din ale  u m b ra  e 
q u ella  tra sv e rsa le  de ll’A lto L az io  che si incon
tran o  a Tern i, con  la  regione m o lisa n a  e qu in
di con  B eneven to  dove s i  in n esta  a lla  d ire ttr i
ce lon gitu din ale  (v erso  la  C a la b ria  e la  S ic i
lia ) e a lla  d ire ttr ice  tra sv e rsa le  t r a  la  C am 
p an ia  e la  P u glia  ».

G ià in  q u esto  sch em a che r isa le  a l 1963 la  Val 
Pelign a s i  tro v a  a d  e sse re  a ll ’in crocio  d i due delle 
d ire ttr ic i p rin c ip a li d i sv ilu p p o  d e ll’A bruzzo e si 
co n figu ra  qu ind i co m e un  nodo di p ar tico la re  in
te re sse  s tra te g ic o  p er  la  regione ed  in  tu tti gli 
stu d i su ccessiv i (a d  e sem p io  negli sch em i p ro p o 
st i  d a l C om itato  reg ion ale  d e lla  p ro gram m azio 
ne econ om ica) q u e sta  funzione stra te g ic a  della  
V al P elign a r isu lta  sem p re  co n ferm ata .

C on sid eran do  qu ind i ta le  a re a  com e il n atu ra le  
« cam po d ’azione » del n ucleo  in esam e, la  di
m ensione d e m o g ra fica  a d  e s sa  re la tiv a  sem b re
rebbe in p rim a  ap p ro ssim az io n e  su ffic ien te  a  g a 
ran tire  u n a  ce rta  a lim en tazion e  d e lla  do m an d a 
di lavoro  n e ce ssa r ia  p er  l ’avvio  d i un  p ro ce sso  
di sv ilu pp o  in d u str ia le  nonché a d  a ss ic u ra re  
l ’e sisten za  d i un  m e rca to  loca le  idoneo a  bene
fic iare  so p ra ttu tto  degli e ffe tti in d otti d a  ta le  
p ro ce sso .

In  p artico la re , p e r  c iò  che r ig u a rd a  l ’o ffe r ta  
d i lavoro  che l'a rea  co m p ren so ria le  p o trà  e sp r i
m ere, il P iano re go la to re  in q u estio n e  ipotizza 
un an d am en to  fu tu ro  dei quozien ti sp ec ific i di 
a ttiv ità  non d iv erso  d a  qu ello  p rev isto  da lla  
SV IM E Z  con  riferim en to  a ll ’A bruzzo nel su o  com 
p le sso  p er  u n a popo laz ion e m asch ile , e fo rm u la  in 
vece u n ’ip o te si d i p iù  accen tu a ta  c re sc ita  dei 
quozienti s te ss i  p er  la  popo lazion e fem m inile , te
nuto  conto  d e lla  p iù  in ten sa  d o m an d a  di lavoro  
d i cu i p o trà  b en efic iare  il com pren sorio .

(3) Centro di studi e  piani econom ici, « Un prim o  schem a di 
sviluppo econom ico regionale a lungo term ine p er  Vtalia: 
un’ipo tesi d i a sse tto  territoria le  a livello  regionale, l ’A bruzzo  ». 
Roma 1963.
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R ap p o rtan d o  ì quozien ti d i a ttiv ità  co si o tte
nuti a ll ’am m o n tare  d i popo lazion e p rev isto  p er  i 
sin go li ann i e sam in ati (1976, 1981, 1986, 1991, 2001)

s i  o tten gon o i segu en ti va lo ri re lativ i a l l ’o ffe r ta  
poten ziale d i lav o ro  (1):

Tav. 41 - Popolazione e offerta di lavoro nel comprensorio del nucleo industriale di Sulmona nel pe
riodo 1969-2001.

(m ig lia ia  di u n ità )

1 AGGREGATI 1969 1976 1981 1986 1991 2001

P opolazione resid en te  . . . 67,8 70,3 71,6 74,0 76,3 82,0
T a ss i  d i a t t i v i t à ...................... 38,2 37,1 37,3 38,0 38,7 39,6
F orze d i l a v o r o ...................... 25,9 261 26,7 28,1 29,5 32,5

Fonte: P iano rego la to re  te rrito r ia le  del N .I. d i Su lm on a.

S u lla  b a se  d i tu tti q u esti elem enti, nonché del
la  valu tazion e del livello  ottim ale  d e lla  fu tu ra  
occupazione agrico la , il P iano rego la to re  del nu

cleo di Su lm o n a  fo rm u la  u n ’ip o te si d i evoluzione 
dell’occupazione nei due gran d i ra m i di a ttiv ità  
ex trag rico le  (in d u str ia  e terziario ).

Tav. 42 - Forze di lavoro e occupazione nel comprensorio del nucleo industriale di Sulmona nel pe
riodo 1969-2001.

(m ig lia ia  d i u n ità )

AGGREGATI 1969 1976 1981 1986 1991 2001
VARIAZIONI ASSOLUTE

1969-81 1981-2001

Forze di lav o ro  . . . 25,9 26,1 26,7 28,1 29,5 32,5 0,8 5,8
D isoccupazione friz io

n ale  ........................... 1.5 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 —0,7 0,2
O ccupazione . . . . 24,4 25,3 25,9 27,3 28,6 31,5 1,5 5,6
— ag rico ltu ra  . . . 7,3 5,8 4,6 3,8 3,4 2,8 —2,7 — 1,8
— in d u str ia  . . . . 8,6 10,8 12,4 13,9 14,9 16,7 3,8 4,3
— terziario  . . . . 8,5 8,7 8,9 9,6 10,3 12,0 0,4 3,1

Fonte: P iano rego la to re  territo r ia le  del N .I. di Su lm on a.

Q uesti d a ti p ongono in evidenza che l ’a re a  e sa 
m in ata  o ffre  dunque un  poten ziale  d i u n ità  lavo
ra tiv e  su ffic ien te  a  so sten ere  un  p ro ce sso  d i indu
stria lizzazion e ta le  d a  m ette re  in  m o to  un  m ecca
n ism o  di sv ilu p p o  che d iven ga nel lungo p eriod o  
au ton om o ed  au to p ro p u lsiv o : l ’in crem en to  di 
3.800 occu p ati nel se tto re  in d u str ia le  a l 1981 è in
fa tt i  rap p re sen ta tiv o , co n sid erati g li inevitab ili

(1) Per i criteri posti a base deirevoluzione della popola
zione, cfr. la relazione al Piano regolatore, cit. S i ricorda qui 
che tali criteri hanno condotto a formulare un increm ento  
m edio annuo nel periodo (1969-2001) del 15 %o per Sulm ona  
e del 4 %q per i  restanti com uni del com prensorio. Ciò è  do
vuto all'ipotesi di afflusso crescente di forze di lavoro con  
l’intensificarsi del processo di industrializzazione; c iò  con
correrà a far registrare un saldo netto m igratorio positivo  
per la città  di Sulm ona, m entre gli altri com uni farebbero  
registrare una crescita demografica pari al so lo  movim ento  
naturale, che in  tali com uni risulta particolarm ente m odesto  
per effetto di bassi tassi d i natalità. N on ci si nasconde  
tuttavia alcune perplessità sulla congruenza d i tali cifre, sia 
per quanto concerne le stim e della popolazione che per quelle 
dell’occupazione. Ciò potrebbe essere dovuto, in  particolare, 
per la valutazione dei tassi d i attività, alla indisponibilità  
di dati statistici « ufficiali » a livello territoriale qui con
siderato.

p ro ce ss i d i r istru ttu raz io n e  econ om ica delle u n ità  
p rod u ttiv e  g ià  o p eran ti n ell’a re a , d i a lm en o  4.500 
nuovi p o sti d i lavoro  d a  creare  nel se tto re  indu
str ia le  ste sso .

3.3.2 L a  d istan za  d a  cen tri u rb an i e d a  in fra s tru t
ture  d i tra sp o rto .

D al pun to  di v is ta  de lla  v icinan za a  centri u r
ban i con  im a so g lia  m in im a di p opolazione in tor
no a i 50 m ila  ab itan ti, il nucleo di S u lm o n a  non è 
p artico la rm en te  favorito , tro v an d o si o ltre  30 
ch ilom etri s ia  d a  l ’A quila che d a  Pescarg,. Ciò non 
vuol d ire  p erò  au tom aticam en te , co m ’è ovvio, che 
gli sv an tagg i d i ta le  situazion e debbano esse re  
di re m o ra  a d  even tuali localizzazion i in d u str ia li 
d i un certo  rilievo  nel nucleo d i Su lm on a. A ltri
m enti ciò  eq u ivarreb b e  ad  esseco n d are  an cora  una 
v o lta  lo sv ilu pp o  sp on tan eo  e la  con gestion e in 
aree  g ià  favorite , ab b an d on an d o  a llo  sp o p o la
m en to  ed  a lla  stagn azion e  le aree  m eno d o tate  
d i qu elle  in fra s tru ttu re  e  di qu ei serv iz i che, per 
convenzione, a b b iam o  riten u to  co n n essi a  centri

135



u rb an i con o ltre  50 m ila  ab itan ti. L a  log ica  d a  
segu ire  è invece u n ’a ltra , com e g ià  illu stra to  nelle 
p ag in e  preceden ti di q u esto  s te sso  cap ito lo : si 
t r a t ta  in fa tti di non a sseco n d are  ogn i tendenza 
sp on tan ea , m a  al co n trario  d i fav o rire  qu ei p ro
ce ssi a lte rn ativ i e  di r ieq u ilib rio  n ece ssar i a d  in
n escare  un p ro c e sso  di sv ilu pp o  p ro p rio , so p ra t
tu tto  laddove le tendenze sp on tan ee  non p o treb 
b ero  m a i p o rta re  a  ta li r isu lta ti, co sa  che a p p are  
p artico la rm en te  v e ra  p er  un nucleo « in terno » 
q u a le  quello  di Su lm on a . T ali con sid erazion i indu
cono p ertan to  a  so tto lin eare  l ’esigen za, non g ià  che
10 sv ilu pp o  di ta le  nucleo s ia  d a  tra sc u ra re  perch é 
non a lim en tato  d a  u n a  a d e gu ata  s tru ttu ra  u rb an a , 
m a  che, a l co n trario , u n a  vo lta  fis sa to  l ’ob iettivo  
del su o  sv ilu pp o  in ten sivo  —  su lla  b a se  d i certi 
p a ram e tr i d i o ttim izzazione d e ll’a sse tto  del te rri
torio  conten uti nei docu m en ti p ro g ram m atic i g ià  
e sam in ati — s i  cerch i in ogn i m odo  di ad egu are  
al p ersegu im en to  d e ll’o b iettivo  s te sso  la  s tru ttu 
ra  u rb an a , i serv izi, le in fra s tru ttu re  che l ’a ttu a le  
situazion e p re se n ta sse  co m e caren ti. S i  tra tte rà , 
p ertan to , u n a  v o lta  definito l ’o b iettivo  « p ro
g ram m atic o  » dello  sv ilu pp o  del nucleo di S u l
m on a, di a p p re sta re  gli stru m en ti p er  la  c re sc ita  
di S u lm o n a  s te ss a  in q u an to  cen tro  u rb an o  d e sti
n ato  a  ricevere  i ben efic i m a  anche a  so sten ere  
gli oneri de lla  m agg io re  qu alificazion e econom ico- 
p ro d u ttiv a  delle su e  in d u strie , d e lla  r ich ie sta  di 
serv iz i ra r i  (ban che, u ffic i am m in istra tiv i, e tc .), 
d e ll’increm ento d e lla  d o m an d a  di serv izi so ciali 
(scu o le , o sp ed a li, a ttrezza tu re  r icreativ e , etc.).

A nche p er  q u an to  concerne la  d is tan za  d al
le p rin cip a li in fra s tru ttu re  d i t ra sp o rto  con si
d erate  (p orto , aerop o rto , ca se llo  a u to stra d a le ) ,
11 nucleo d i Su lm o n a  a p p a re  p iu tto sto  sfav o rito : 
la  su a  p osiz ion e « in tern a  » co m p o rta  in fa tti u n a 
d istan za  d al p o rto  attrezzato  p iù  vicino (P e sca ra ) 
p ar i a  c irc a  70 K m . Id en tica  è in o ltre  la  d istan za  
anche d a l p iù  v icino  aereop orto  (sem p re  a  P e sca
ra ) . Per q u an to  rig u ard a  invece la  d istan za  d a  una 
a u to stra d a , è d a  r ilevare  ch e  p ro p rio  nel r ita rd a to  
co m pletam en to  d e ll’a u to s tra d a  R om a-P escara , m e
d ian te  l ’a llacc iam en to  A vezzano-Pescara, s i  deve 
r ice rcare  uno dei m otiv i p rin cip a li d e ll’iso lam en 
to  in cu i si è ven u ta a  tro v are  la  V al Peligna. 
Q u alora invece fo sse ro  in  b reve tem p o  realiz
zate  la  d ire ttr ice  a u to stra d a le  su d d e tta  R o m a -  
Fucino-Val P elign a-P escara e m ig lio ra ta  la  d ire t
trice  d o rsa le  appen nin ica, ciò  fa reb b e  d i que
s t ’a re a  il pun to  d i sm istam en to  p rin c ip a le  d i tu t
ti i t ra ff ic i  d e lla  valle, con  ovvie e rilevan ti ri- 
p ercu ssio n i su llo  sv ilu p p o  fu tu ro  dello  s te sso  nu
cleo in d u stria le .

b a s te rà  agg iu n gere  che sep p u re  è concretam ente 
av v ertita  la  n ece ss ità  che le due d ire ttr ic i v iarie  
su m m en zion ate  (a u to stra d a  R om a-P escara  e dor
sa le  app en n in ica) sian o  p o rta te  a  term in e a l p iù  
p resto , in m odo  d a  co llegare  la  V al Peligna, e 
qu ind i S u lm o n a , a  rilevan ti m e rca ti v icin iori, è 
tu tta v ia  d a  rilev are  che il co m p ren so rio  è su f
ficientem ente ben  co llegato  con  le a re e  vicine. 
E s so  in fa tti è a ttr a v e r sa to  d a  due im p o rtan ti 
s tra d e  s ta ta li: la  S S  5 (T ib u rtin a  V aleria : R o
m a-P escara) in sen so  tra sv e rsa le ; la  S S  17 
(L ’A qu ila-C am pobasso ) in  sen so  lon gitudinale. S u  
q u este  stra d e  s i  inn estan o a ltre  4 s tra d e  sta ta li  
(d i cui so lo  l ’u ltim a  h a  un  tron co di rilevan te  lun
ghezza a ll ’in terno del co m p ren so rio ) e  p iù  p re 
c isam en te : la  S S  5 d ir.; la  S S  153 (Bussi-C a- 
p e stra n o ); la  S S  261 e la  S S  479. I l  com pren 
so rio  è  p oi p e r  b reve tra tto  a ttra v e r sa to , in 
p ro ss im ità  del su o  lim ite  sud-orientale, anche 
d a lla  S S  84. A ll’in terno del co m p ren so rio  so n o  p oi 
to ta lm en te o  p arz ia lm en te  inclu se 17 strad e  p ro
v in ciali (1 ).

2) R accordo ferroviario. L a  zon a è  se rv ita  d a  
u n a im p o rtan te  lin ea delle  F errov ie  dello  S ta to , 
la  R om a-P escara . E ’ s t a ta  p ertan to  p re v is ta  dal 
P iano re g o la to re  gen erale  la  realizzazion e di un 
racco rd o  fe rro v iario  con  p arten za  d a lla  staz ion e 
fe rro v ia r ia  d i Su lm o n a , d a ta  la  v icinan za d i que- 
s t ’u ltim a  a ll ’agg lo m era to  in d u stria le .

3)E lettricità . L a  lin ea a  150 K V  prov ien e d a  Po
poli, ed  a lim en ta  la  so tto staz io n e  dell’E N E L , s ita  
in p ro ss im ità  d e ll’a b ita to  di Su lm on a , p oco  lungi 
dal confine d e ll’a gg lo m era to  in d u str ia le . D ata  la  
e le v a tiss im a  c a p a c ità  d i tra sp o r to  della  linea, e s sa  
è in g ra d o  d i ga ran tire  la  fo rn itu ra  d i q u an tità  
d i en erg ia  a d  a lta  ten sion e su ffic ien te  a  so d d i
s fa re  le esigenze d e ll’agg lo m era to  a ttu a le  e p re su 
m ib ilm en te anche quelle  fu tu re  co n n esse  con  
l ’am p liam en to  del nucleo. In o ltre  d a lla  cab in a  
E N E L  s i  d ip arto n o  due linee, u n a  a  M .T. d i 20 K v, 
d ire tta  a  F on ti d ’A m ore, ed  u n a  a  10 K v  d ire tta  
s ia  a  M olina che a  P ra to la  Pelign a. P rem e sse  qu e
ste  con sid erazion i su llo  s ta to  d i fa tto , è s ta to  p re 
v isto , in sed e  d i p ian o  p re lim in are , d i fo rn ire  l'ag
g lo m era to  d i u n a  lin ea  a  M .T. d i 20 K v  a  fo rm a  
di anello  in  p arten za  d a lla  so tto staz io n e  E N E L  
e con due cab in e di tra sfo rm az io n e  20 Kv/380-220, 
in  co rrisp on d en za risp ettiv am en te  d a lla  p a r te  a l
t a  e d a lla  p a r te  b a s s a  d e ll’agg lo m erato . L ’anello  
in p arte n za  d a lla  so tto staz io n e  p erco rre  tu tto  
l ’a s se  in d u str ia le , scen de p o i lun go u n a  stra d a

3.3.3 Le in fra s tru ttu re  specifich e .

1) Opere stradali. Di q u esta  in fra s tru ttu ra  s i  è 
g ià  d e tto  in  p a r te  nel p a ra g ra fo  precedente . Qui

(1) E sse sono precisam ente le  strade provinciali: Marsicana; 
Peligna; Sirentina; Frentana; M orronese; Introdacqua; Anversa 
Scalo; Corfiniense; Roccacasale; Sagittario; M olfese; Albanese; 
Fonte Romana; Pescocostanzo; Marsico Sannitico; Pacentrana; 
Circumlacuale d i Scanno.
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di serv iz io  a lla  p a r te  b a s s a  deH’agg lo m erato  e, 
lungo q u e st ’u ltim a, s i  rico llega  a l l ’a s s e  in d u str ia le  
s te sso  q u asi a ll ’a ltezza  d e lla  p arten za  d a lla  so t
tostazione.

4) Gas naturale. N el te rrito r io  del nucleo indu
str ia le  è p resen te  un  g a sd o tto  d e lla  SN A M , e p er
tan to  s i  p u ò  riten ere su ffic ien te , a lm en o p er  una 
p rim a  fa se , la  d isp o n ib ilità  d i g a s  n atu ra le  e si
stente.

5-6) Acqua potabile e acqua industriale. L a  
V alle Pelign a è a s s a i  r icc a  d i r iso r se  idrich e 
n atu ra li, che tu ttav ia  non so n o  sta te  a n co ra  ade
gu atam en te  s fru tta te , s fru ttam en to  che s i  rende
rà  invece a sso lu tam e n te  n ece ssar io  se  s i  vuole 
che il n ucleo  di Su lm o n a  ese rc iti rea lm en te  un 
po tere  di a ttraz ion e  nei con fron ti degli in sed ia
m enti in d u str ia li. N el Piano rego la to re  generale, 
p iù  vo lte c ita to , è con ten uto  un  ap p o sito  stu d io  
su ll ’ap p ro w ig io n am e n to  id rico  del co stitu en do  
agg lom erato . Lo  sch em a di app rovvig ion am en to  
p rev isto  p er  un  fab b iso g n o  di 600 litr i/se c  è il 
seguen te :

— derivazione di 300 litri/seci d a lla  F o rm a  G ran de 
e tra sp o rto  p er  g ra v ità  fino in te s ta ta  d e ll’ag
g lo m erato ;

— derivazione, con  so llevam en to , di 300 litr i/se c  
d a lla  so rgen te  A cque C hiare;

— rete  d i d istr ibu z ion e n ell’agg lo m erato  a d  anel
lo, a lim en tan do  a  g ra v ità  la  p a r te  a lta  e  con 
un so llevam en to  d i 15-20 m . la  p a r te  b a ssa .

3.4 II nucleo d i industrializzazione della Valle 
del Biferno (Term ali).

3.4.1 L a  d im en sion e d em ografica .

L a  re lazion e a l b ilan cio  1967 d e lla  C a s sa  p er  il 
M ezzogiorno se g n ala  com e la  istitu zion e del nu
cleo d i ind ustria lizzazion e d e lla  V alle  del B ife r
no d iscen d a  d ire ttam en te  d a ll ’a w e n u to  avvio  a 
realizzazion e d a  p a r te  d e lla  C a s sa  d i due im po
nenti in fra stru ttu re  d i b a se : « la  s tr a d a  a  sco rr i
m ento  veloce d i fon dov alle  del B ifern o  ed  il gran 
de in vaso  d i accu m u lo  delle  acq u e  d i q u esto  ul
tim o, in  lo ca lità  P onte L isc ion e , ch e a ss ic u re rà  
ab b on d an ti do tazion i idrich e anche p er  u s i  indu
str ia li ». L a  p red isp osiz ion e  d e ll’agg lo m erato  indu
str ia le  p ro p rio  a  T erm oli tro v a  la  su a  rag ion e  
p rin c ip a le  nel fa tto  che il C om une di T erm oli è 
s ta to  uno dei p o ch issim i com uni m o lisan i a  ve
dere  au m en tare  n e ll’u ltim o ventennio la  p ro p ria  
popolazione, contro  un crescen te  dep au p eram en 
to  d e m ografico  d i tu tta  la  regione, ev idenziato  
d al fa tto  che il M olise nel 1970 h a  fa tto  re g is tra re
— u nico tra  tu tte  le region i ita lian e  —  un am 
m o n tare  di popo lazion e resid en te  in fer io re  a  quel

la  del p rim o  censim en to  dopo la  u n ificazion e ita 
lian a  (331,2 m ila  ab itan ti nel 1970 con tro  355,1 m ila  
nel 1861) (1).

T u ttav ia , la  p u r  p o sit iv a  d in am ica  d em o g ra fica  
di T erm oli non se m b ra  d i certo  su ffic ien te  a d  a s 
sicu ra re  a  tu tta  la  zon a c irc o stan te  im  p ro ce sso  
con tin u ativo  di sv ilu p p o  econ om ico (b a s ti  p en sare  
che T erm oli non ragg iu n geva nel 1970 i 14.500 
a b itan ti); se m b ra  p ertan to  p iù  op po rtun o  con si
d e rare  un  riferim en to  te rr ito r ia le  p iù  v a s to  con 
un  p iù  elevato  poten ziale  d e m ografico  e  d i la
voro , ta le  che s ia  in g ra d o  d ì so sten ere  un  acce
le ra to  p ro ce sso  d i industrializzazione. I l  P iano 
rego la to re  del n ucleo  d i in d ustrializzazion e (2) 
in d iv id ua u n ’a re a  co m p ren so ria le  co m p o sta  da  
56 com uni, p e r  u n a  su p erfic ie  d i c irc a  200 m ila  
e tta ri, ed  u n a  p opo lazion e (a l  1968) d i c irc a  
138 m ila  ab itan ti. T a le  riferim en to  tu ttav ia  ap p a
re  tro p p o  « esten sivo  », ta le  d a  com pren dere ol
tre  il 4 0 %  d e ll’in tera  popo lazion e reg ion ale  e  d a  
co m p o rtare  d istan ze  d i p en d o lar ità  m olto  p ro s
sim e a i 100 m in uti (a lm en o  stan d o  a lle  a ttu ali 
in fra s tru ttu re  d i t ra sp o r to )  e  p ertan to  socialm en 
te im proponib ili. S i  è p ertan to  riten uto  p iù  cor
re tto  u tilizzare  la  de lim itazione territo r ia le  ado t
ta ta  n ell’am b ito  del P ian o  d i sv ilu p p o  reg ion ale  
del M olise, che fa  riferim en to  al « C om pren sorio  
d i sv ilu ppo  delle co lline lito ran ee  d i T erm oli » (3 ).
I  com uni co m p resi in ta le  am b ito  te rrito r ia le  so 
no 30, con  u n a  popo laz ion e (a l  1970) d i 95 m ila  
u n ità  (4 ). L a  d im ensione d em ografica  co si indivi
d u ata , p iù  « re a lis t ic a  » r isp e tto  a  q u e lla  co n sid e
r a ta  nel P ian o  rego la to re  del nucleo, ap p are  
egualm en te su ffic ien te  a l  « deco llo  » in d u str ia le  
d e ll’a re a  in  e sam e. C iò è  in o ltre  con validato  d al
l ’e sa m e  sp ec ifico  d e lla  o ffe r ta  poten ziale  d i la 
vo ro  che l ’a re a  co n sid era ta  p re sen te rà  a l  1975 ed 
a l 1980. Anche p e r  ta le  valu tazion e  tu ttav ia  si 
è  riten uto  di d o versi d isc o sta re  d a lle  st im e  fo r
n ite  d a l P ian o  rego la to re  del nucleo, che ritiene 
ipotizzab ile  n ella  zon a d i rife rim en to  co n sid era ta  
un tra g u ard o  d i 180 m ila  a b itan ti a l 1985, otteni-

(1) E ’ opportuno rilevare che i dati di popolazione contenuti 
nel Piano regolatore di Termoli sono relativi al 1968, mentre 
le valutazioni riportate in questo studio si riferiscono al 1970.

(2) SATEM/Consorzio per il nucleo di industrializzazione 
della Valle del Biferno, « Piano regolatore territoria le  definiti
vo  », novembre 1970.

(3) Comitato regionale per la programmazione econom ica del 
M olise, « Schem a d i svilu ppo  econom ico e sociale de l M olise 
p e r  il quinquennio 1966-70 », Campobasso 1967.

(4) 1. Acquaviva Collecroce; 2. Bonefro; 3. Campomarino; 
4. Casacalenda; 5. Castelmauro; 6. Colletorto; 7. Gualdialfiera; 
8. Guglionesi; 9. Larino; 10. Mafalda; 11. Montecilfone; 12. Mon- 
tefalcone nel Sannio; 13. Montelongo; 14. Montemitro; 15. Mon
tenero di Bisaccia; 16. M ontorio nei Frentani; 17. Palata; 
18. Petacciato; 19. Portocannone; 20. Provvidenti; 21. Rocca- 
vivara; 22. Roteilo; 23. S . Felice del M olise; 24. S . Giacomo 
degli Schiavoni; 25. S. Giuliano di Puglia; 26. S . Martino in  Pen- 
silis; 27. S. Croce di Magliano; 28. Tavenna; 29. Termoli; 
30. Ururi.
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b ile  con un  increm en to  n atu ra le  d e lla  popo lazio
ne a ttu a le  dello  0,8 % annuo, e con  il rien tro  di 
25 m ila  u n ità  g ià  em igrate , p a r i  a d  un  terzo  del
la  popo lazion e em ig ra ta  t r a  il 1951 ed  il 1968.

P er q u an to  concerne l ’increm en to  n atu ra le , si 
è riten uto  che u n ’ad e g u a ta  p o litica  d i in d u str ia 
lizzazione p o trà  a r re s ta re  il f lu s so  m igratorio , 
so p ra ttu tto  qu ello  dei com un i v icin iori a  T erm o
li, consen tendo qu in d i u n a  c re sc ita  de lla  p opo la
zione del co m p ren sorio  delle  co lline di T erm oli 
a lm en o p ar i a  q u ella  p re v is ta  (su lla  b a se  del so lo  
m ovim en to  n atu ra le ) p e r  l ’in tera  reg ion e m oli
san e  (c irca  0,7 % ann uo), non m o lto  d issim ile  
qu ind i d al r isp ettiv o  ta sso  p rev isto  d a l P iano re
go la to re  del nucleo. S i ritiene a l co n trario  d i do
ver d issen tire  d alle  valu taz ion i del Piano ste sso  
p er  c iò  che r ig u ard a  l ’ob iettivo  del rien tro  di un 
co sì co sp icu o  am m o n tare  di popo lazion e em i
g ra ta : il fen om eno del rien tro  degli em ig ra ti h a  
in fa tti con osciu to  fin o ra  u n o  sv ilu pp o  a s s a i  m o
d esto  che a  to rto , a  n o stro  avv iso , s i  fa  r isa lire  
esc lu sivam en te  a lla  caren za  di occasion i d i lavoro  
nel luogo di origine. A lcune esperien ze d i « r e c u 
p ero  » di m an od o p era  em ig ra ta  con d otte  d a  a l
cune reg ion i ita lian e  (a d  esem pio , d a l Friuli- 
V enezia G iu lia  e d a l P iem on te) hanno in fa tti d ato  
r isu lta t i  m o d estissim i, le cui re a li m otivazioni 
econom iche e sw io lo g ic h e  devono an c o ra  e sse re  
p o ste  in luce in m an ie ra  esau rien te .

S u lla  b a se  d i ta li  con sid erazion i e rag ion an d o  
dun que so lo  in term in i di increm en to  n atu ra le , 
si ritien e che si p o trà  d isp o rre  nel co m p ren so rio  
in esam e, d i u n a  popo lazion e di c irc a  98 m ila  
u n ità  a l 1975 e d i c irca  102 m ila  u n ità  a l 1980. 
T a le  popo laz ion e d areb b e  luogo, in p resen za  di un 
ta s s o  di a ttiv ità  del 3940 % (p a r i a  quello  che si 
re g is tra  a ttu a lm en te  n ell’am b ito  reg io n ale) ad  
u n ’o ffe r ta  p oten ziale  d i lavoro  di c irc a  39 m ila  
u n ità  nel 1975 ed  a  c irc a  41 m ila  u n ità  nel 1980. 
C iò co n ferm a p ertan to  che, p u r  riten en do di non 
d over accogliere  in tegralm en te le ip o te si accen
n ate  d al P ian o  re go la to re  del nucleo, il com 
p ren so rio  c irco stan te  il nucleo di T erm oli sa r à  
in g rad o  di fo rn ire  in  m isu ra  su ffic ien te  la  m a
n odo pera  r ich ie sta  p e r  l ’avvio  di un rap id o  p ro
ce sso  di in d ustrializzazione . Ciò n atu ra lm en te  nel 
ca so  ch e si re sti in p resen za  d i u n ’econ om ia lo
ca le  di d im ensioni m edio-piccole; nel c a so  invece 
si t ra tt i  di un  p ro ce sso  d i ind ustria lizzazion e b a 
sa to  su  im pian ti d i rilevan ti d im ension i p ro d u tti
ve, a llo ra  non  so ltan to  la  m an o d o p era  m a anche 
l ’in tero  te ssu to  so c ia le  d e lla  zon a di T erm oli si 
rileverebbero  in ad egu ati nonché su sc e ttib ili  d i 
d isp en d io si p ro ce ss i d i congestione.

3.4.2 L a  d istan za  d a  cen tri u rb an i e d a  in fra stru t
tu re  d i tra sp o rto .

C om e il nucleo d i Su lm on a , anche quello  di 
T erm oli non god e dei v an tag g i co n n essi a lla  vi

cinanza a  cen tri u rb an i con popo lazion e d i a lm e
no 50 m ila  ab itan ti, tro v an d o si a d  82 K m . da 
F o gg ia  ed  a  94 d a  P escara .

V algon o tu tta v ia  anche p e r  T erm oli le o sse rv a 
zioni g ià  sv o lte  in  p ro p o sito  p e r  il nucleo di 
Su lm o n a  (1). R isp etto  a l nucleo di Su lm on a, T er
m oli p re sen ta  tu ttav ia  alcu n e notevo li d ifferen 
ziazion i: s i  t r a t ta  in p rim o  luogo  d i un nucleo 
p o sto  su  u n a  d ire ttr ice  d i sv ilu pp o  lito ran ea , ciò 
che lo  rende m eno e sp o sto  a  tendenze « n atu ra li » 
d i iso lam en to ; in  secon do  luogo l ’a ssen z a  d i un 
cen tro  d i rilevan ti d im en sion i a ll ’in tern o  del
l ’a re a  co stitu isce  nello s te sso  tem po « un  elem en
to  n egativo  e p ositiv o : n egativ o  in qu an to  i p ro 
b lem i in fra s tru ttu ra li e l ’a rtico laz ion e delle a tti
v ità  terz iarie  p resen tan o  u n a  m ag g io re  co m ples
sità ; p o sitiv o  in qu an to  la  s tru ttu ra  u rb an a  de
cen tra ta , d i fro n te  a lla  q u a le  ci trov iam o , può 
co stitu ire  il su p p o rto  d i u n 'econ om ia  se tto r ia l
m ente in teg rata , ben  p iù  valid o  r isp e tto  ad  u n a 
g ro ssa  conu rbazione » (2).

P er q u an to  concern e in o ltre  la  d istan za  del
l ’agg lo m erato  d alle  p rin cip a li in fra s tru ttu re  di 
tra sp o rto  co n sid erate , il nucleo d i T erm oli a p p a
re  sen sib ilm en te p iù  fa v o rito  r isp e tto  a  qu ello  di 
Su lm on a  preceden tem en te esam in ato . In n an zitu tto  
e sso  d ispon e « su l p o sto  » d i un p o rto , qu ello  di 
T erm oli, c la ss if ic a b ile  nei p o rti d i q u a r ta  c la sse  
de lla  seco n d a  ca teg o ria  (3 ). L ’agg lo m era to  s i  tro 
v a  inoltre  a  500 m etri d a l case llo  a u to strad a le  che 
s a r à  co stru ito  lungo l ’a u to s tra d a  A d riatica  a ttu a l
m ente in  co rso  d i com pletam en to .

L ’a gg lo m era to  s i  p re se n ta  invece caren te  r isp e t
to  al p aram e tro  delle d istan ze  d a ll ’aero p o rto : i 
due ae ro p o rti p iù  vicin i s i  trov an o  in fa tti a  d i
stan ze  o sc illan ti t r a  g li 80 (F o g g ia ) e i 95 K m  
(P esca ra ). I l  P ian o  rego la to re  del n ucleo  r ileva  
tu ttav ia  che « su lla  b a se  di p ro p o ste  p receden ti 
(e di elem enti e s is ten ti) è  s ta to  recen tem en te ela
b o ra to  uno stu d io  p re lim in are  al fine d i de ter
m in are  le d im en sion i d i un  aero p o rto  co m m er
cia le  d a  u b icare  n ella  zon a d i Term oli. L e  con
c lu sion i d i d e tto  stu d io  h an no in d icato  l ’esigen za 
d i co stru ire  un aero p o rto  d i c la sse  « C » in loca
lità  « N u ova C litern ia  » p o sta  im m ed iatam en te  a 
Su d -E st d i C am pom arin o , a  so li 12 K m . d a  T er
m oli e a  4 K m . d a ll ’a gg lo m era to  in d u str ia le  a c 
cedendovi con  la  S S  16. L ’aero p o rto , che utilizze
rebbe in p a r te  u n a  vecch ia  p is ta  m ilitare  ab b an 
d o n ata  dopo  l ’u ltim a  gu erra , v erreb b e  realizzato  
in u n a p rim a  fa se  con p is ta  u n ica  d a  1.500 m etri, 
o r ien ta ta  300-120, p iazzale  di arriv o  e fab b rica to  
v iagg ia to ri, p e r  e sse re  su ccessiv am en te  am p lia to  
con  p is ta  d a  2.200 m etri. E s so  dovrebbe e sse re

(1) Cfr. retro il punto 3.3.2 del presente capitolo.
(2) Cfr. « Piano regolatore d i T erm oli », cit.
(3) Per i  criteri di tale classificazione, cfr. retro, il para

grafo 2.1 del capitolo secondo.
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a b ilita to  anche a  voli in tern azion ali e consen ti
rebbe in o ltre  un u lte rio re  am p liam en to  con u n a 
p is ta  seco n d iaria  p e r  aere i d a  tu r ism o , o r ien tata  
260-60, de lla  lunghezza d i 1.500 m e t r i»  (1).

stin a to  a  ren d ere  rap id i tu tti gli in terscam b i 
rec ip ro ci t ra  i cen tri ab ita ti ste ss i, le localizza
zioni delle  p rin cip a li fo n ti d i lavoro  e i serv izi 
del com pren sorio .

3.4.3 Le in fra stru ttu re  specifiche.

1) Opere stradali. C om e s i  è  g ià  detto , T erm oli 
gode d i u n a p osiz ion e p artico larm en te  fe lice  p er  
qu an to  concerne lo  sv ilu pp o  delle in fra stru ttu re  
v iarie , a l pu n to  che la  su a  s te s s a  co stitu zion e in 
n ucleo  di ind ustria lizzazion e è d o vu ta  in  bu on a 
p a r te  a lle  p o ss ib ilità  d i s fru tta re  ad egu atam en te  
ta le  rete  v iaria . E s s a  com pren de in  p artico la re :

— l ’a u to stra d a  A d ria tica  (in  co rso  d i realizzazio
n e) p er  qu an to  r ig u ard a  le lunghe p ercorren 
ze v erso  il n o rd  e i l  su d  A driatico ;

—  la  s ta ta le  16 A d ria tica  (c o stitu ita  d a l tracc ia to  
e s isten te  o in  c o rso  d i re ttific a  e d a l tracc ia to  
nuovo, co m p lan are  a l la  a u to stra d a  A driatica, 
p ro p o sto  d a l C onsig lio  su p erio re  dei LL .PP. in 
se d e  di e sam e del P iano rego la to re  generale 
del com un e d i T erm oli e  recep ito  nel Piano 
ste sso ), p er  le b rev i e m edie p ercorren ze lungo 
la  co sta  a d r ia tic a ;

— la  s tr a d a  di sco rr im en to  veloce « B ife m in a  » 
(in  co rso  di u ltim azio n e) p er  le m edie e lunghe 
p ercorren ze  v erso  C am p o b asso , la  p ia n a  di 
B o ian o  e il g ran d e b ac in o  p rod u ttiv o  e di 
con sum o co stitu ito  d a ll ’a re a  M edio-Tirrenica;

— la  fon dovalle  T rigno e  la  fon dovalle  F o rto re  
(am b ed u e p ro gram m ate , m a  an co ra  n ella  fa se  
in iziale d i realizzazion e) q u ali u lte rio ri colle
gam en ti t r a  la  fa sc ia  a d r ia t ic a  e la  g ran de 
d o rsa le  appen nin ica (Terni-R ieti-Sulm ona-Boia- 
no-Benevento);

— la  S S  87 in  co rso  d i am p iam en to  e am m o d er
n am en to  nel t ra tto  Term oli-Larino e d a  am m o
d ern are  so stan z ia lm en te  fin o  a  C am p o b asso  
(su  c irc a  60 K m .) e d a lla  qu ale  d iram are , in 
co rrisp on d en za d e lla  staz ion e fe r ro v ia r ia  di 
U ruri, un tron co  p er  S . C roce d i M aglian o  fino 
a lla  fon dovalle  F o rto re  (c irca  35 K m .);

— due tra sv e rsa li  d a  rea lizzare  t r a  il T rign o  e 
il B ifern o , in  co rrisp on d en za  la  p r im a  dei 
cen tri d i R o ccav iv ara  e d i G u ald ia lfie ra  (chilo
m etri 20), la  secon d a  p iù  a  n ord  a  valle  di 
Ponte L isc io n e  (p a rte  in  costruzion e, p a r te  in 
p rogettaz ion e);

— alcu n i a llacc iam en ti locali: la  Larino-fondovalle 
B ife m o  (d i c irc a  8 K m . in  co stru z ion e), la  fon
d ovalle  B ifem o-G uglion esi (d i c irc a  7 K m .) ed 
a ltr i (p e r  c irc a  40 K m . co m p le ssiv i) aventi la 
funzione di co m p le tare  uno sch em a v ia rio  de-

2) R accordo ferroviario. E ’ p re v is to  d a l P iano 
rego latore . L ’agg lo m erato  è lam b ito  d a lla  ferro
v ia  T erm oli-C am pobasso . I l  racco rd o  si a llaccerà  
a llo  sca lo  ferro v iario  d i G uglionesi-Portocannone, 
a  quelli di T erm oli e C am pom arin o  su lla  Bolo- 
gna-Lecce, ed  infine a l p o rto  (2 ).

3) E lettricità . S i  rilev a  che l ’agg lo m era to  d i 
T erm oli s i  tro v a  a ll ’in crocio  tra  la  lin ea A.T. A dria
tic a  p ro g ra m m a ta  a  250 K v  e la  lin ea a  150 K v 
p rev ista  lungo la  d ire ttr ice  del B ifern o . In  p a r ti
co lare , s i  ritien e  che u n a  p a r te  dell’alim en tazion e 
p o trà  e sse re  fo rn ita  d a lla  so tto staz io n e  E N E L  di 
P ortocan non e, che d ispon e di u n a poten za non an
c o ra  u tilizzata  d i c irc a  MW 16. U na secon d a  p arte  
p iù  co sp icu a  d i app rovvig ion am en to  do vrà  invece 
esse re  t r a t ta  d a  u n a n uova so tto staz io n e  di poten 
za  non in ferio re  a i  30 MW, d a  co stru ire  (secon d o  
in tese  in terco rse  tra  il C onsorzio  p er il nucleo di 
in d ustrializzazion e e l 'E N E L ) a l l ’in terno d e ll’agg lo
m e ra to  in d u str ia le . E ’ in o ltre  d a  r ilev are  che 
fab b iso g n i agg iun tiv i d i e le ttr ic ità  p o tran n o  e s
se re  so d d is fa tt i con  u n a re la tiv a  fac ilità , d a ta  
l ’e s isten za  n ella  regione d i fo rti d isp on ib ilità  di 
en erg ia  e le ttr ica .

4) Gas naturale. L ’agg lo m era to  è lam b ito  dal 
m etan od otto  p rin cipale  proven ien te dai g iacim en ti 
d i L arin o ; v i è p ertan to  a m p ia  d isp o n ib ilità  di 
ta le  fon te  en ergetica , la  cui u tilizzazione s a r à  ul
teriorm en te agev o la ta  d a l p arz ia le  eson ero  degli 
on eri fisca li. Del re sto  è g ià  s ta to  ap p ro v a to  il 
p ro ge tto  d i a llacciam en to  a servizio  de ll’agg lom e
ra to  (3).

5-6) Acqua potabile e acqua industriale. Com e 
g ià  detto , è in  co rso  d i u ltim azione la  co
stru zion e dell’in vaso  di Fon te L isc ione, ta le  da 
ren d ere l ’agg lo m erato  p artico la rm en te  a ttrezzato  
d al pun to  d i v is ta  id rico  e qu ind i idoneo a d  acco
g liere  in d u str ie  id roesigen ti. L ’in vaso  in co stru 
zione co n sen tirà  in fa tti u n a  p o r ta ta  d i c irca
3.000 litr i/se c . (p a r i  a  c irc a  260 m ila  m c/g io rn o ), 
la rgam en te  su ffic ien te  a  co p rire  il fab b iso gn o  di 
q u a ls ia si in d u str ia  id ro esigen te  (4). T ale  so lu zio
ne tecn ica è  s ta ta  g ià  ap p ro v a ta  dai com peten ti 
o rgan i; il p ro ge tto  p er l ’u tilizzazione d e ll’a cq u a  
di ta le  se rb a to io  ap p ro v ato  d a lla  C a s sa  p er  il M ez
zogiorn o p revede la  co stru zion e di un ad d u tto re  
d e lla  lunghezza di c irca  11 K m . d a lla  v a sc a  d i ca

ci) « Piano regolatore d i T erm oli », cit.

(2) Cfr. lASM, « Docum entazione sugli agglom erati delle aree  
d i sviluppo indu stria le e  de i nuclei d i industrializzazione del 
M ezzogiorno  », Roma 1971.

(3) Cfr. lASM, op. citata.
(4) Cfr. « Piano regolatore territoria le  d i Term oli », cit.
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rìco  p re s so  il to rren te  Cigno, d im en sio n ato  p er  
u n a  p o r ta ta  d i c irc a  10 m c/sec . Di ta le  p o rta ta , 
3 m c /sec . so n o  d e stin a ti a ll ’u so  in d u str ia le  del 
nucleo m en tre  la  p a r te  re stan te  è d e stin a ta  ad  
a ltr i  u si. Lo  sch em a d e lla  re te  d i d istr ib u z ion e  
è b a sa to  su lla  fo rm azion e d i im  anello , due la ti 
de l qu ale  co rron o  lun go l ’a s s e  s tra d a le  cen tra le  
e lungo l ’a u to s tra d a  a d r ia t ic a  e g li a ltr i due lungo 
il confine orien ta le  e d  occiden tale  d e ll’agglom e- 
ra to  in d u str ia le  del nucleo d ì T erm oli. D a ta le  
anello  s i  d ip arto n o  du e d iram azio n i p rin cipali, 
u n a lungo il B ife m o , v e rso  n ord , e l ’a ltr a  Itm go 
l ’a s se  in d u str ia le  su d ; d a  q u e sta  p ar to n o  infine 
le n ece ssar ie  d iram azion i secon darie .

4. Applicazione di una strategia degli inve
stimenti per il Mezzogiorno: i « blocchi 
di investimento ».

4.1 Linee di una nuova politica.

T ra ttan d o  d e lla  op p o rtim ità  d i nuovi ind irizzi 
d e lla  p o lit ica  de lle  in fra s tru ttu re , il P rogetto  '80 
so tto lin eav a  « la  n e ce ss ità  d i co n cen trare  l ’im pe
gno nelle in fra s tru ttu re  d ire ttam en te  legate  a llo  
sv ilu p p o  ». Q uanto ag li stru m e n ti idon ei a  g a ra n 
tire  q u e sta  ad eren za  t r a  in fra stru ttu raz io n e  e  sv i
lup po , lo  s te sso  P rogetto  ’80 in d iv id uava lo  s tru 
m en to  p rin cip a le  in  « u n a  p o lit ica  d i p ro g ram 
m azione delle  in iziative in d u str ia li che deve tro 
v are  n ella  s tra te g ia  dei « b locch i d i in vestim en to  » 
e nel m etod o  d e lla  co n trattazion e  p ro g ra m m a tic a  
le condizion i essen z ia li d e lla  su a  realizzazion e ».

S i  in trod u ceva in  ta l  m odo  anche in  Ita lia  la  
s tra te g ia  d ’in terven to  p e r  «  b locch i d i investi
m e n to » , le cu i p re m e sse  teoriche u n a  d ecin a  d i 
ann i ad d ie tro  avevano acco m p ag n ato  la  fo rm u la
zione d e lla  teo ria  d e llo  sv ilu p p o  eq u ilib ra to  (1). 
T ale  tip o  d i sv ilu p p o  — s i  a ffe rm a v a  —  deve p o 
ter  co n tare  su  alm en o u n a  porzion e di m e rca to  in
tern o, non  e ssen d o  ca p ace  d i e s se re  fin  d a ll ’ini
z io  com petitivo  su l  m e rca to  in ternazionale. D ’a l
t r a  p ar te , i livelli d i b a s s o  re d d ito  p resen ti nel
l ’a re a  d a  sv ilu p p are  (n el n o stro  c a so  il Mezzo
g io rn o ) non con sen tivan o  il fo rm a rs i  d i un  m er
ca to  interno, p erch é  la  d o m an d a  add iz ion ale  ge
n e ra ta  d a  red istrib u z ion e  de l re d d ito  medicinte 
in terven ti p u b b lic i veniva m o lto  p iù  facilm en te 
e rap id am en te  sa tu ra ta  d a  im p rese  o p eran ti a l
l ’e s te ro  (nel n o stro  c a so  nel C entro-N ord) che 
a l l ’in terno d e ll’a re a  d a  sv ilu p p are . S i  ren d eva 
qu ind i n ece ssar io  « p o rre  in  e sse re  xm m eccan i
sm o  d i incentivazione p e r  la  creazione « sim u lta 
n ea » d i un  gru p p o  d i im p rese  d i m edia-p iccola 
d im en sion e che fo sse ro  legate  d a  un vincolo d i 
in terdipenden za, nel se n so  che il p ro d o tto  d i a l

cune fo s se  m a te r ia  p r im a  p er  le a ltre . In  q u esto  
m o do  la  p resen za  delle  a ltre  im p re se  av reb b e  po
tu to  co stitu ire , a lm en o in  p arte , un  m e rca to  lo
ca le  p er  le p rim e ; in o ltre  vi sa re b b e  s ta to  il van 
tag g io  ch e deriv a  d a lla  im ificaz ion e d i ce rti se r
vizi » (2). E c co  du n qu e p e r  il P ro getto  ’SO la  ne
c e ss ità  d i in d iv id uare , « a ttra v e r so  co n tatti di
re tti con  le  im p rese  p iù  gran d i, e a ttra v e r so  
u n ’azione cap illa re  d i p rom o zion e e  d i in fo rm a
zione co n  le  im p rese  m in ori, p ro ge tti d i in iziative 
in d u str ia li che p resen tin o  corm ession i t r a  loro , 
in  m odo  d a  co stitu ire  in siem e condizion i d i con
venienza che n on  sa re b b e ro  so d d is fa tte  p er  c ia 
scu n a  in iz iativa  s in g o la » . In  ta l  m o d o  il P roget
to  ’SO s i  sch ierav a  im p lic itam en te  a  fa v o re  di 
q u ella  concezione d e lla  p o litica  dei b locch i d ’in
v estim en to  ch e in d iv id uava il « b locco  » in  un  in
siem e d i p icco le  e m ed ie  im p rese  che si localiz
zano in  u n a  p o siz io n e  su ss id ia r ia  r isp e tto  a d  una 
g ran d e im p resa ; in  co n tra sto  p ertan to  con  chi ri
ten eva che nel « b locco  » non d o v esse  e sse rv i im 
p re sa  p red om in an te , m a  im  in siem e d i m edie 
im p rese  d i p a r i  rilevan za.

L ’orien tam en to  acco lto  nel P rogetto  ’SO se m b ra  
avere  u n a  su a  v a lid ità  co n cettu a le  fo n d a ta  su  
due o rd in i d i co n sid erazion i: in  p rim o  luogo il 
tip o  d i b locco  recep ito  abb in a , co n trariam en te  
a l  b locco  « o r iz z o n ta le » , i due e ffe tti d e lla  c rea
zione d i un  te ssu to  d i p icco le  e  m edie im p rese  
nel M ezzogiorno e  d e lla  so llecitaz ion e degli e ffe tti 
d iffu siv i in torn o  ag li im p ian ti d i g ran d e d im en 
sion e  (3). In  secon d o  luogo, la  creazion e d i un
te ssu to  d i p icco le  e m ed ie  im p rese  è  an co ra  __
p e r  il M ezzogiorno — un  obiettivo  d a  p ersegu ire , 
e  non p u ò  p ertan to  e sse re  assxm to in p a r i  tem po 
com e stru m e n to  e  com e fine. M a se  la  p o litica  
de i b locch i d ’in vestim en to  aveva, e a  n o stro  av
v iso  co n serva  tu tto ra , u n a  su a  v a lid ità  con cettu a
le, e se  sono s ta t i  p ersin o  co n d otti degli stu d i 
m o lto  co m p le ssi su lla  fa ttib ilità  co n creta  d i ta le  
p o lit ic a  in  alcu n e zone sp ec ifich e  del M ezzogior
n o (4), va le  ogg i la  p en a  di ch iedersi, e d i tro v are  
u n a  r isp o sta , p erch é ta le  p o lit ic a  non a b b ia  p o i 
e ffe ttivam en te  d a to  i r isu lta t i  sp erati.

I l p ro b lem a  è  co m p le sso  e m erite reb b e  un ap 
p ro fon d im en to  che e su la  d a i lim iti del p resen te  
stu d io . C ertam en te un  co m p le sso  d i cau se  hanno 
d e term in ato  l ’in su ccesso  d i ta le  p o litica  m a  tu t
ta v ia  la  m otivazion e p rin c ip a le  va, a  n o stro  av
v iso , r ic e rc a ta  a ltrove  e p rec isam en te  n ella  stru-

(I) Cfr. retro, il paragraro 2.1 d i questo  stesso  capitolo.
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(2) Cfr. A. Saba, « La po litica  d i  incentivazione degli investi
m en ti indu stria li in Ita lia  e in E uropa  » Edizioni dell'Ateneo, 
Roma 1965.

(3) Cfr. A. Saba, op. cit.
(4) Ci riferisce allo studio com m issionato dalla C.E.E. al- 

r ita lcon su lt sulla possibilità  di operare per blocchi di investi
m ento nel « polo di sviluppo pugliese ».



m entazione d ispon ib ile  p e r  l ’a ttu az io n e  op erativa  
d i ta le  p o litica . E ’ m an cato , in  a ltr i  term in i, un 
cen tro  d i coord in am en to  che fu n ge sse  d a  p ro 
p u lso re  del « b locco  », preceden d on e e  stim olan 
done l ’ideazion e e la  realizzazion e e p o i seguen 
done v ia  v ia  g li sv ilu pp i, ad a ttan d o  con  u n a 
ce rta  f le s s ib ilità  g li in terven ti a lle  con crete  rea l
tà  te rr ito r ia li ed  a lle  condizion i econ om iche in  cu i 
c i s i  tro v av a  a d  o p erare . M an can do ta le  coord in a
m ento , la  realizzazion e dei b locch i d i investim en 
to  è  s ta ta  d iso rd in ata , sp e s so  a ff id a ta  a l  c a so  e 
a lla  sp o n tan ea  in iz iativa  delle  im p rese .

P u r ricon oscen d o  la  n ece ss ità  del co ord in a
m ento , q u a le  do vrebbe  e sse re  l ’o rgan o , l ’istitu z io 
ne in c ar ic a ta  d i ta le  co m p ito?  P er chi m u ova 
d a lla  concezione che la  p ian ificaz io n e te rrito r ia le  
degli in vestim en ti non p u ò  e sse re  la sc ia ta  a l  c a so  
e n ep pu re  a i  p ro g ram m i dei sin go li co m p le ssi 
in d u str ia li, anche se  p u b b lic i, l ’o rgan ism o  che 
p u ò  co m p iere  s im ili valutazion i, che p u ò  e  deve 
se gu ire  i  s in go li p ro g e tti lungo il lo ro  ite r  bu
ro cra tico , che p u ò  e deve in terven ire p e r  r iso l
v ere  le even tuali d iffico ltà , sem p re  tenendo p re
sen ti le  esigenze d e lla  co lle ttiv ità , non p u ò  che 
e sse re  l ’o rg an ism o  cu i v iene a ff id a ta  l ’esecuzione 
d e lla  p o litica  d i p ian ificaz io n e  nazion ale , e cioè 
il C IP E  (1). E s so  p o treb b e  p erò  n atu ra lm en te  de
m an d are  la  form u lazio n e d i im a  p o litica  territo 
r ia le  d i in terven ti concern en ti n uove in iziative 
in d u str ia li a d  un  ap p o sito  en te che a b b ia  com e 
co m pito  istitu z io n ale  lo  sv ilu p p o  in d u str ia le . Un 
ta le  en te dovrebbe in  p ra t ic a  defin ire  i  p ro ge tti 
d i fa ttib ilità  tecn ica  ed  econ om ica  d a  p rom u o
vere e rea lizzare  su l te rrito rio . E s so  dovrebbe 
c ioè c u ra re  s ia  la  fa se  d e lla  p rogettaz ion e , che 
qu e lla  d e l reperim en to  degli even tuali in vestito ri 
(d o p o  aver stu d ia to  la  strvunentazione p iù  idon ea 
p e r  fa c ilita re  ta le  realizzazion e) ed  in fine qu ella  
finale d e lla  realizzazion e.

4.2 La politica  di sviluppo industriale del nucleo 
di industrializzazione d i Sulmona.

4.2.1 L e  in iziative m o tric i.

I l  P iano re g o la to re  del n ucleo  d i Su lm on a , an
che p e r  c iò  che r ig u a rd a  g li ob iettiv i d i p o litica  
in d u str ia le  acco lti, se m b ra  av er im p o sta to  m olto  
co rre ttam en te  il d isco rso  d e lla  n e ce ss ità  ch e  ta li 
ob iettiv i s ian o  co n form i a g li ind irizzi p iù  gene
ra li  d i p ian ificaz io n e  d i tu tto  il te rrito r io  m eri
dion ale  con ten uti n ei docum en ti p ro gram m atic i 
d i cu i s i  è  fa tto  cenno all'in izio  d i q u esto  s te sso

(1) A questo proposito, com e già rilevato, la  nuova legge 
sul M ezzogiorno sem bra com piere dei passi in  avemti, deman
dando in  sostanza ai CIPE il  coordinam ento e i l  controllo  
della futura politica m eridionalistica di cu i sottolinea con  
forza la necessaria integrazione con gli obiettivi della pia
nificazione.

cap ito lo . N el P iano rego la to re  in fa tti s i  sotto- 
lin ea  l ’e sigen za che u n ’efficien te  program m azio n e 
dello  sv ilu pp o  in d u str ia le  nel co m p ren sorio  di 
Su lm o n a  d eb b a  p ren d ere  le m o sse  d a  q u a ttro  
ord in i d i p rob lem i:

a )  so llec itare  l’in sed iam en to  nel co m p ren sorio  di 
nuove in d u str ie  in  m isu ra  ad e gu ata  a l  p e so  
d em ografico  ed  econ om ico  che il m edesim o 
è  d e stin a to  a d  a ssu m e re  in fu tu ro  n ella  re
gione;

b )  a ttr a r re  nuovi in vestim en ti in d u str ia li in  quei 
se tto ri in g rad o  di stim o lare  p ro ce ss i d i sp e
cializzazione e  d i in tegrazion e tecn ica ed  eco
n om ica  con  g li in sed iam en ti o p eran ti nelle 
zone in d u str ia li lim itro fe : a re a  di sv ilu pp o  in
d u str ia le  d i P e sc ara , n uclei d i in d u stria lizza
zione d e ll’A quila, T eram o , Avezzano, V asto  e 
de lla  V alle  del San g ro ;

c )  p rom u overe  g li in sed iam en ti in d u str ia li nel 
co m p ren so rio  con  l ’ob iettivo  d i ev itare  il con- 
ge stio n am en to  resid en zia le  e p rod u ttiv o  del
l ’a re a  d i Pescara-C hieti, e nel contem po im 
p ed ire  il p ro g re ss iv o  sp op o lam en to  delle zone 
in terne lim itro fe  de ll’a re a  co m p ren soria le  in 
esam e, ip o te si q u e sta  che creerebbe le p re 
m e sse  irrev ersib ili p e r  il fa llim en to  della  p o 
litica  d i sv ilu p p o  g ià  av v ia ta  p e r  la  zone in ter
n e dell’A bruzzo ed  a lla  qu ale  è stre ttam en te  
in te re ssa to  il te rrito r io  del n ucleo  in d u str ia le  
d i Su lm on a ;

d ) o rgan izzare  la  d istribu zion e te rrito r ia le  degli 
in sed iam en ti in d u str ia li n ell’am b ito  sp az ia le  
del co m p ren so rio  anche in funzione d e lla  d i
stribu zion e o ttim ale  delle  residenze, in  m an ie
r a  che le d istan ze  t r a  re sid en za  e lav o ro  in 
term in i d i spazio-tem po sian o  conten ute en
tro  m arg in i « so p p o rtab ili ».

N on  deve sfu gg ire  l ’im p o rtan za  del fa tto  che 
ta li ind icazion i sian o  co n form i a  quelle  e sp o ste  
nei v ari docu m en ti p ro g ra m m a tic i che s i  sono 
o ccu p ati del M ezzogiorno: in  p artico la re , e stre 
m am en te  p o sitiv o  deve e sse re  riten u to  il rilievo 
con giun tam en te d a to  a lla  p o lit ic a  di in d u stria liz 
zazione p e r  d ire ttr ic i di sv ilu pp o  ed  a lla  p o litica  
d i in terven to  p er  b locch i in teg rati di investi
m ento.

O
P assan d o  a lle  ind icazion i d i de ttag lio , il P iano 

rego la to re  in d iv id ua in due nuovi im p ian ti e nel
l ’am p liam en to  di un  im pian to  g ià  esisten te  le tre 
in iziative p r in c ip a li su  cu i p u n ta re  p e r  l ’avvio 
del p ro ce sso  d i ind ustria lizzazion e del nucleo 
d i Su lm on a . L ’am p liam en to  concerne lo  sta b ili
m en to  d e lla  « A d riatica  C om ponenti E le ttron ic i », 
u n ità  p ro d u ttiv a  del G rup po  S iem en s-E lettra , con 
c irc a  300 occu p ati. D opo i  recen ti am p liam en ti,
lo  stab ilim en to  A .C.E. d i Su lm o n a  s i  e sten d e su
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u n ’a re a  d i c irc a  8.000 m q . d i cu i 3.500 co perti 
ed occu p a  c irc a  1.400 ad d etti. L a  g am m a p ro d u t
tiva dello  stab ilim en to  è  ra p p re se n ta ta  d a  m a
tric i p er  ca lco la to ri, co n d en sato ri sty ro fle x  e  tran 
sisto r i. L ’in iz iativa  d e lla  S iem en s-E le ttra  non  ra p 
p re se n ta  il p rim o  ca so  d i in sta llaz ion e  in  A bruzzo 
di u n ità  del se tto re  e le ttron ico ; in fa tti a  L 'A qu ila  
g ià  nel co rso  degli ann i ’50 è s ta to  rea lizzato  uno 
stab ilim en to  di tu b i e le ttron ici d e lla  S o c ie tà  
A T E S  del g ru p p o  IR I , stab ilim en to  p o i so tto p o 
sto  a  riorgan izzazion e e  cedu to  a lla  co n so c ia ta  
S IE M E N S , sem p re  del g ru p p o  IR I.

P er qu an to  r ig u ard a  le nuove in iziative, la  p rim a  
concerne il p rev isto  stab ilim en to  FIA T p e r  la  
lavorazion e d i g ru p p i m eccan ic i p e r  au tovetture 
con  un  in vestim en to  to ta le  d i 7,5 m ilia rd i d i lire 
su  150.000 m q . e  che o ccu p erà  c irc a  1.400 p erson e . 
L o  stab ilim en to  a v rà  p er  sco p o  la  lavorazion e 
ed il m o n taggio  delle scato le-sterzo  p e r  au tov ettu 
re , co m prese  le leve d i rin v io  del m ovim en to  dello 
ste rzo  a lle  ru o te  d ire ttr ic i. E ' intenzione della  
F ia t  d i co n cen trare  nello stab ilim en to  il ciclo  
com pleto  d e lla  lavorazion e, co m p resi le op era
zion i d i m acch in e p e r  « a sp o rtaz io n e  tru cio lo  », 
i tra ttam en ti term ic i, la  lavorazion e d i fin itu ra  
e m o n tagg io  de i re la tiv i partico larie  E ’ d a  r ilevare  
che anche in q u esto  c a so  com e p er  l ’im pian to  
delI’A.C.E., s i  è in  p resen za  d e lla  realizzazion e a  
Su lm o n a  di uno stab ilim en to  d i p rodu zion e di 
sem ilav o ra ti che verran n o  so tto p o sti a d  u n a su c
c e ss iv a  utilizzazione in  a l tr a  sede.

L a  seco n d a  n uova in iziativa, p ro g ra m m a ta  an
che se  da  defin ire  so tto  a lcu n i a sp e tti, concern e 
la  creazione d e lla  « C artie ra  de l M are », d a  p a r te  
dei F ra te lli F ab b r i E d ito r i: lo  stab ilim e n to  dovreb
be co m p o rtare  un in vestim en to  d i 23 m ilia rd i di 
lire , su  u n a su p erfic ie  d i 350.000 m q . d i cu i c irca
120.000 m q . verran n o  coperti. L a  p rodu zion e p re
v ista  è d i c irc a  95.000 ton n e lla te /an n o  d i ca r ta  
p atin a ta , con  u n a  occupazion e d i c irc a  400 im ita .

I l p rim o  p ro b lem a  d a  a ffro n ta re  p e r  accertare  
la  r isp on d en za  d i q u este  in iziative a lle  ind icazio
ni p ro gram m atich e  su llo  sv ilu p p o  del M ezzo
giorn o è quello  d i v a lu ta re  s e  i se tto r i  in d u str ia li 
cui app arten gon o  ta li in iziative p resen tan o  o  m e
no dei favorevo li re q u is iti  d i localizzazione, te
n uto  con to  delle  su sc e ttiv ità  te rr ito r ia li de l nu
cleo  in p receden za rich iam ate . In  secon do  luogo 
è d a  acc erta re  se  ta li se tto r i p o ssan o  r iten ersi su 
sce ttib ili d i sv ilu p p o  nel m edio-lim go p eriodo, 
a ssu m en d o  com e d a ti le condizion i d i m e rca to  
e i v incoli tecn ico-produttiv i noti. D a u ltim o , oc
co rre rà  r isp o n d ere  a l q u esito  se  le in iziative di 
cu i s i  t r a t ta  ab b ian o  o  m en o  la  c a p a c ità  d i a tti
v are  a ltr i se tto r i  p ro d u ttiv i e d i a ttr a r li  nel
l ’a s se  d i sv ilu p p o  d i cu i il n ucleo  f a  p ar te , q u a
lo ra  e ss i  g ià  non vi sian o  p resen ti.

N e lla  g ra d u a to r ia  dei se tto r i in d u str ia li co stru i
ta  su lla  b a se  dei re q u is it i  d i localizzazion e ind i
v id u ati nel cap ito lo  secon do d i q u esto  s te s s o  stu 
d io  (c fr . T av . 8 ), l ’in d u str ia  d e lla  ca r ta  si tre. 
v a  t r a  i se tto r i che p resen tan o  u n a  m in ore  pro
p en sione a lla  localizzazione lib e ra  d a  vincoli, m en
tre  l ’in d u str ia  au to m o b istica  s i  tro v a  tra  i se t
to ri a  p rop en sion e  m edio-elevata, e l ’e le ttron ica  
t r a  qu elli a  p rop en sion e  elevata. P er q u an to  r i
g u a rd a  il se tto re  d e lla  c a rta , ta le  posiz ion e è do
v u ta , com e è  n oto , a l  fa tto  che e sso  h a  b isogn o  
d i notevo li im m obilizzazione d i cap ita le , deve so p 
p o rta re  dei co sti m o lto  on ero si p er  il tra sp o rto  
delle m ater ie  p rim e  e p re sen ta  un  co n su m o di 
a cq u a  m olto  elevato . U na situ azion e ben  d iv ersa  
s i  v e rifica  invece p e r  il co m p arto  au tom ob ilistico  
e dei pezzi d i r icam b io : e s so  p re sen ta  in fa tti de
g li e levati in d ici d i localizzazione, fa t ta  eccezione 
p er  il fab b iso g n o  d i cap ita le  che a p p a re  p iu tto 
sto  rilevan te (1). D a  u ltim o  l ’e le ttron ica  f a  reg i
s t r a r e  ind ici d i localizzazion e m olto  elevati, ta li 
d a  co llo care  detto  se tto re  t r a  qu elli p iù  liberi 
r ig u ard o  a lla  sc e lta  d e lla  se d e  dello  stab ilim en to .

4.2.3. P ro sp ettive  d i sv iluppo.

I l  q u ad ro  d i riferim en to  p ro g ram m atic o  d e ll’in
d u str ia  nel M ezzogiorna a l 1975 ed  a l 1980 che si 
è ce rca to  d i co stru ire  nei cap ito li qu in to  e se sto , 
contiene delle ind icazion i m o lto  u tili p e r  giud i
care  d e lla  m agg io re  o m in ore su sc e ttiv ità  d i sv i
lup po  che p resen tan o  le in iziative co n sid erate  
m o tric i p er  l ’in d u stria lizzazion e del n ucleo  d i Su l
m on a. D a  ta le  q u ad ro  d i riferim en to  s i  deduce 
che la  p rodu zion e del se tto re  d e lla  c a r ta  nel 
M ezzogiorno co n o sce rà  nel decennio 1970-80 un 
increm en to  m edio  an n u o  d e ll’ord in e deU’l l ,2 % , 
d i p oco  su p erio re  p ertan to  a l l ’increm en to  ipo
tizzato  p er  il co m p le sso  d e ll’in d u str ia  m an ifa t
tu r ie ra  ( 10 ,5%) .  S i  r ileva  in o ltre  che ta le  in
crem en to  s a r à  dovu to  p er  c irc a  il 45 % a lla  
p rodu zion e d i nuovi im pian ti. S ia  il se tto re  dei 
m ezzi d i tra sp o rto  che qu ello  e le ttron ico  fa reb 
b ero  invece re g istra re , secon do  ta li valutazion i 
di c a ra tte re  p ro gram m atico , increm en ti p ro d u t
tiv i ben  a l d i so p ra  d e lla  m ed ia  de ll’in d u str ia  
m an ifa ttu r ie ra ; si tra tte re b b e  in fa tti p e r  i m ezzi 
di t ra sp o rto  d i un o  sv ilu p p o  m edio  annuo p ari 
a l 2 0 % ,  m en tre  p e r  il se tto re  e le ttron ico  m ecca
n ico  lo sv ilu pp o  p rod u ttiv o  sa reb b e  p a r i  a l 16,5 %. 
M olto  elevata , in  en tram b i i ca si, sa reb b e  inoltre  
la  q u o ta  d i increm en to  p ro d u ttiv o  dovu to  a

4.2.2 Requisiti di localizzazione.

(1) Questo non appare tuttavia il caso deU'iniziativa in esa- 
me che presenta un rapporto capitale/addetto piuttosto basso, 
pari a 5 m ilioni per addetto: agli altri requisiti di localizzazione 
già elevati è quindi opportuno aggiungere anche il requisito  
favorevole dall'elevata intensità di lavoro che l'iniziativa in 
esam e presenta.
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nuovi im pian ti: c irc a  il 90 % p er  l 'in d u str ia  dei 
m ezzi d i t ra sp o rto  e c irc a  il 70 % p e r  il se tto re  
m eccan ico.

L a  valu tazion e d i q u esto  secon do  elem ento di 
giud izio  induce p ertan to  a  riten ere  in  fa se  d i sv i
lup po  tu tti e tre  i se tto ri co n sid era ti; q u a lo ra  
tu ttav ia  u n a  sc a la  d i p r io r ità  do v esse  e sse re  co
stru ita  anche p e r  q u e st ’a sp etto , le  due iniziative 
ap p arten en ti a ll ’e le ttron ica  ed  ai m ezzi d ì t ra 
sp o rto  d areb b ero  in d ubbiam en te m agg io ri g a
ranzie d i in ten sità  e d i con tin u ità  dello  sv i
luppo p rod u ttiv o  r isp etto  aH’in d u str ia  d e lla  carta .

4.2.4 L ’in tegrazion e con le  a ltre  in iziative in
d u str ia li.

P er qu an to  concerne l ’a n a lisi delle in terd ipen 
denze t r a  i se tto r i in d u str ia li (e ffe ttu a ta  n el ca 
p ito lo  q u a rto ) s i  r ileva  che il se tto re  d e lla  ca r ta  
non p re se n ta  un  elevato  g ra d o  d i a ttivazion e del 
s iste m a  p rod u ttiv o  p e r  q u an to  r ig u ard a  la  p ro
duzione il re d d ito  e  il lavoro , m en tre  a l co n trario  
viene co n ferm ato  il c a ra tte re  d i se tto re  fortem en 
te « cap ital-in tensive » p ro p rio  di; ta le  in d u str ia . Il 
se tto re  d e lla  co stru zion e dei m ezzi d i tra sp o rto  
(nel q u ale  è co m p resa  l ’in d u str ia  au to m o b ilistica ) 
p re sen ta  invece u n  fo rtiss im o  g rad o  d i attivazio 
ne p e r  ciò  che r ig u ard a  il fab b iso gn o  d i ben i e 
serv iz i in term edi, ra p p o r ti a b b a sta n z a  in ten si di 
in terd ipen d en za con g li a ltr i se tto r i p rod u ttiv i 
p e r  ciò  che concern e gli e ffe tti su l re d d ito  e 
su ll’occupazione, e in fine im a m ed ia  esigen za  di 
cap ita le . Un e sam e  a ltre ttan to  d e ttag lia to  non  può 
invece e sse re  sv o lto  p e r  l ’e le ttron ica , co m p resa  
senza p o ss ib ilità  d i d istin zion i nel co m p arto  del
le m eccan iche, le q u a li nel co m p le sso  p resen tan o  
re lazion i d i in terd ipen d en za p iu tto sto  accen tu ate  
con  gli a ltr i  se tto r i p rodu ttiv i. D a ta li elem enti 
s i  dedu ce che la  p o ss ib ilità  d i co stitu ire  dei b loc
chi d i in d u str ie  la  cui p rodu zion e si in tegri 
con le a ltre  è  m o lto  p iù  e lev ata  p er  il se tto re  
dei m ezzi d i t ra sp o rto  e, p resu m ib ilm en te , p e r  il 
se tto re  e lettron ico  che non p e r  l ’in d u str ia  de lla  
carta .

Al vincolo  co stitu ito  d a  q u e sta  considerazione 
non se m b ra  p o te r  sfu g g ire  n ep pu re l ’a n a lisi con
d o tta  n ella  re lazion e del P ian o  rego la to re  del 
nucleo, ch e a p p a re  in fa tti m o lto  p iù  convincente 
qu an d o  e sam in a  la  p o ss ib ilità  d i in tegrazion e in
d u str ia le  « a  m on te » e « a  valle  » dei due se tto r i 
m eccan ici che non  la  p o ss ib ilità  co n n essa  a ll ’ini
z iativ a  ca r ta r ia . D i p ar tico la re  in teresse  è in fa tti, 
a  n o stro  avviso , l ’ind iv iduazione di alcune com 
p lem en tarie tà  p rod u ttiv e  che p o tran n o  con durre 
nel lungo p eriod o  a  degli « a s s i  » o p p u re  a  dei 
« nodi » d i sv ilu pp o  in d u str ia le  se tto ria lm en te  
ben  definiti. C iò p o treb b e  v e rifica rs i a d  esem pio  
n el cam p o  dei m ezzi d i t ra sp o rto  e sa reb b e  il 
c a so  d e ll’a s se  m eccan ico-autom obilistico  im per
n iato  su g li stab ilim en ti d i T erm oli, d i C assino-

Pontecorvo, di Su lm on a , nonché di Pom igliano 
d ’A rco.

U na secon d a  co m p lem en tarie tà  concerne u n a 
p o ss ib ile  in tegrazion e p rod u ttiv a , alm en o p e r  de
term in ate  fu tu re  lavorazion i, nel se tto re  e le ttro
n ico : L ’A quila e  Su lm o n a  hanno stab ilim en ti p ro
d u tto ri d i com ponenti ele ttron ici, m en tre  Avez- 
zano v ed rà  p re sto  l ’in sta llaz ion e  d i u n ’in d u str ia  
di ben i finali, c o sa  che — del re sto  —  s i  è  rite 
n uto  p o ss ib ile  anche p e r  Su lm on a . D ata  la  vici
n an za  fr a  le  tre  lo ca lità , s i  p o treb b e  co stitu ire  
in p ro sp e ttiv a  un  « nodo ele ttron ico  » di un  cer
to  rilievo, d an d o  lu o go  a d  u n a  specializzazion e 
in d u str ia le  che co n trad d istin gu ereb b e  la  in tera  
regione. P iù  in certe  sem b ran o  invece, com e g ià  
detto , le p o ss ib ilità  d i in tegrazion e dello  sta b ili
m ento  ca rta r io  con a ltr i im p ian ti p rod u ttiv i: scon
ta ta  in fa tti l 'ev en tu alità  che sian o  n ece ssar i nella 
reg ion e nuovi im pian ti p e r  la  fo rn itu ra  delle 
m aterie  p rim e e dei p ro d o tti ch im ici u tilizzati 
nel p ro ce sso  p rod u ttiv o  della  c a rta , a p p are  p iu t
to sto  a le a to r ia  anche l'ip o te si d i in sed iam en to  
n ella zon a —  av an za ta  s ia  p u re  con gettu ralm en 
te dal P ian o  re g o la to re  del nucleo —  di u n ’azien
da  tip o g ra fica  che tra t t i  la  m ater ia  p r im a  « p re
g ia ta  » derivan te  d a lla  p rodu zione d e lla  cartie ra  
in e sa m e  (c a r ta  p a tin a ta ) p e r  p ro d u rre  catalogh i, 
d ep lian ts, etc. da  e s ita re  n ell’a m b ito  del m ercato  
reg ion ale  o  com un qu e m erid ion ale  (1).

4.3 La politica di sviluppo industriale del nucleo 
di industrializzazioni di Termoli.

4.3.1 Le in iziative m o tric i.

Il P iano rego la to re  del nucleo di T erm oli p ren 
de in con sid erazion e le segu en ti tre  tip o log ie  in
d u str ia li com e le p iù  idonee ad  avv iare  il p ro 
c e sso  d i ind ustria lizzazion e d i tu tto  il com pren 
so rio  co n sid erato : u n ’in iz iativa  nel se tto re  au to 
m o b ilistico , alcune in iziative « a  va lle  » del se t
to re  delle co stru zion i edili, a ltre  in iziative nel se t
to re  della  tra sfo rm az io n e  dei p ro d o tti agrico li. 
Le ind icazion i se tto r ia li conten ute nel P iano di 
T erm oli non sem b ran o , p erò , a  p arz ia le  eccezio
ne di quelle  r ig u ard a n ti la  p r im a  in iziativa, del 
tu tto  in serite  in  un coerente q u ad ro  g lobale  di 
sv ilu ppo , regionale  e se tto ria le ; in fa tti s i p resen 
tan o  an co ra  p oco  p rec isa te  s ia  nei term in i p ro 
du ttiv i s ia  nei tem p i d i realizzazione.

O
L a  p rim a  in iz ia tiva  concerne l ’in sed iam en to  di 

uno stab ilim en to  F IA T  a  T erm oli, g ià  con cordato  
in sed e  di con trattazion e  p ro gram m atica , che en
tre rà  p resu m ib ilm en te  in produ zion e en tro  il 
1973. T ale  im pian to , la  cui p rodu zion e in un  pri-

(1) Ciò vale per i  settori a « v a lle »  dello stabilim ento in 
esame: di m aggiore interesse si prospetterebbe invece una 
eventuale integrazione a « monte » in sede d i produzione 
legnosa.
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m o m om en to  doveva co n siste re  nel m on taggio  
e n ella  v e rn ic ia tu ra  d i au tov ettu re , e  che in
vece se m b ra  a ttu a lm en te  o r ien tato  v erso  la  p ro
duzione d i m o to ri p e r  au tov ettu re , d a r à  lavo
ro , in u n a p r im a  fa se , a  c irc a  4.000 p erso n e  e in 
u n a fa se  su cc e ssiv a  a d  a ltre  2-3.000 p erson e . L a  
seco n d a  in iz iativa  « m o tr ice  » viene in d iv id u ata  
d a l P iano re go la to re  n ell’in d u str ia  delle co stru 
zion i ed ili e de i lav o ri stra d a li, che con oscerebbe 
un fo rte  sv ilu p p o  p rod u ttiv o  in con segu en za del 
p rev isto  sv ilu p p o  econ om ico e d em ografico  del 
co m pren sorio  ed  a lla  n e ce ssa r ia  creazione di 
nuovi in sed iam en ti d i tip o  u rban o . T a le  secon da 
in iz iativa « m o tr ice  » a p p a re  tu tta v ia  sc arsam e n te  
convincente, e ciò  p e r  due o rd in i d i m otiv i:

— in p rim o  luogo, le  critich e m o sse  a lle  p rev isio 
n i d i p opo laz ion e e d i o ffe r ta  d i lav o ro  del 
com pren sorio , (nonché a lla  de lim itazione ste s
s a  de l co m p ren so rio ) non  fan n o  prevedere, 
co sì com e è invece e sp re sso  nel P iano rego la
tore , u n ’esp lo sio n e  d e lla  d o m an d a  co n n essa  
a l se tto re  delle costruzion i. T u tto  ciò n atu ra l
m ente è valido  nel q u ad ro  d i u n ’ip o te si d i 
a sse tto  te rr ito r ia le  eq u ilib ra to  d e ll’a re a  term o
lese . S e  ciò  non  s i  rea lizzasse , ev identem ente 
s i  creereb b ero  le p re m e sse  p er  un  fo rte  in u rb a
m ento  nel com un e di T erm oli e  qu ind i l ’e si
genza d i m a ss ic c i in vestim en ti nel se tto re  dei 
fa b b r ic a t i  residen zia li. Ciò co m p o rtereb b e  evi
dentem ente im  co n sisten te  sp reco  d i qu el cap i
ta le  fisso  so c ia le  ed  in  p ar tico la re  d i qu ello  ab i
ta tivo  g ià  esisten te  in  qu ei com uni che verreb
b ero  in te re ssa ti d a  p iù  co sp icu i m ovim en ti di 
popo lazion e d ire tti v e rso  T erm oli. N on  se m b ra  
p ertan to  au sp icab ile  in  u n a  lo g ica  p ro g ram m a 
tic a  un  ta le  nuovo tip o  d i a ttiv ità  p er  quello  
che sta re b b e  esp lic itam en te  a  sign ificare ;

— in  secon do  luogo, l ’e sp an sion e  d i ta li se tto ri 
v iene p re v is ta  d a l P ian o  rego la to re  in  segu ito  
a llo  sv ilu ppo  econ om ico del nucleo ; m a  se 
l ’in iz iativa  « m o tr ice  » deve e sse re  app im to  
« m o trice  » d i ta le  sv ilu ppo , non p u ò  a l tem po 
ste sso  racco g liere  g li e ffe tti in d otti « a  va lle  ». 
In  a ltr i term in i, se m b ra  un  c irco lo  ch iuso  
d ire  che l'in d u str ia  delle  co stru zion i s i  e sp an 
d e rà  se  il nucleo co n o scerà  un  fo r te  sv ilu ppo , 
e con tem poran eam en te  a ffe rm a re  che il nu
cleo  s i  sv ilu p p erà  se  sa ran n o  op eran ti le ini
z iative  « m o tr ic i » t r a  cu i viene an n overata  
qu e lla  de lle  co stru zion i.

P iù  convincente, d a l pun to  di v is ta  m etodo logi
co, se m b re re b b e  l ’accen to  p o sto  su ll ’in d u str ia  
de lla  tra sfo rm az io n e  a lim en tare , v is ta  com e terza  
in d u str ia  « m o tr ice  » dello  sv ilu pp o  del nucleo. 
L ’irrigazio n e  d i 25.000 e tta r i d i terren o  n el B a s 
so  M olise, u n a  v o lta  u ltim ato  l ’in vaso  d i Ponte 
L isc io n e  —  arg o m en ta  in fa tti il P iano rego lato 
re  —  fa v o rire b b e  lo  sv ilu p p o  di ta le  in d u str ia , 
sv ilu p p o  che in  un  p rim o  tem po p o treb b e  app og

g ia rs i a l « F rigo rife ro  In d u str ia le  In teram n ia  » (1 ), 
di cu i s i  a u sp ic a  un  am p liam en to , e in u n a  fa se  
su cc e ssiv a  p o treb b e  co n d u rre  a lla  creazion e di 
un vero  e p ro p rio  « o rto m erca to  » sp ec ia lizzato , 
con  stab ilim en ti co n n essi d i p ro d o tti con servati 
e /o  su rge lati, fin o  a d  u n ’occupazione s ta b ile  di 
c irca  400 u n ità  (p iù  a ltr i 400 a d d e tti im piegati 
stag ion alm en te ).

4.3.2 R e q u isiti d i localizzazione.

N e lla  g ra d u a to r ia  se tto r ia le  co stru ita  nel cap i
to lo  secon do , g ià  r ich ia m ata  nel p a ra g ra fo  p rece
dente, il se tto re  au to m o b ilistico  ap p are , com e 
g ià  rilevato , t r a  i se tto r i che p resen tan o  u n  in
dice m edio-elevato d i p rop en sion e a lla  localizza
zione lib e ra  d a  vincoli (2 ). P er qu an to  rig u ard a
il se tto re  d e lla  conservazion e o r to fru ttico la , l ’in
dice  rap p re se n ta tiv o  d e lla  ta v o la  c ita ta  fa  rite 
n ere la  p rop en sion e  a lla  localizzazion e d i ta le  in
d u str ia  f r a  qu elle  « m edio-basse  ». C iò è dovuto 
so p ra ttu tto  a lle  e lev atissim e  sp e se  d i tra sp o rto  
dei p ro d o tti finiti, che devono e ffe ttu a rs i in  «co n - 
ta in ers » p artico la rm en te  a ttrezzati e qu ind i m ol
to  co sto si, e in o ltre  a lla  rilevan te  q u an tità  d i ac
q u a  im p ie ga ta  nel p ro ce sso  p rod u ttiv o  (3) .  L a  
valu tazion e d i q u esto  p rim o  elem en to  d i giud izio  
fa reb b e  qu ind i riten ere con form e a ll ’e sa m e  dei 
re q u is iti d i localizzazione se tto r ia li la  n uova ini
z iativ a  au to m o b ilistica  m en tre  qu alch e p erp le s
s ità  su sc ite reb b e  l ’even tuale in iziativa nel cam p o  
della  tra sfo rm az io n e  a lim en tare . E  tu ttav ia  anche 
q u e s t ’u lt im a  an d reb b e  co n sid era ta  con  un  certo  
in te re sse  ove s i  p en si che l ’a c q u a  e le in fra s tru t
tu re  d i t ra sp o rto  veloce sono f r a  g li elem enti 
in fra s tru ttu ra li d i cui il nucleo d i T erm oli ap p a re  
p iù  do tato . In o ltre  u n ’in iz iativa  nel cam p o  a li
m en tare  m odern o  ben  si in serireb b e  in  qu ella  
s tra te g ia  d i sv ilu p p o  che inten de va lo rizzare  al 
m assim o  le r iso r se  di cui il M ezzogiorno è ricco , 
p rim e fr a  tu tte  le r iso r se  agrico le .

4.3.3 P ro sp ettive  d i sv iluppo.

In  preceden za s i  è g ià  d e tto  delle ind icazion i 
che p o sso n o  t r a r s i  d a l q u ad ro  d i riferim en to

(1) Attualmente tale piccolo com plesso — rivolto alla conser
vazione di pollam e e  cacciagione — è  stato rilevato daU’A.I.A. 
e presenta una m odestissim a occupazione.

(2) La graduatoria cui si fa  riferim ento nel testo  è  relativa  
alle sole industrie m anifatturiere, e  non com prende pertanto  
il settore delle costruzioni. Tale settore del resto è  da consi
derare vincolato alla domanda sia privata che pubblica espres
sa dal m ercato locale, p iù che alla presenza di ogni altra in
frastruttura generale o  specifica.

(3) Lo stabilim ento preso in esam e per l ’elaborazione degli 
indici rappresentativi dei requisiti di localizzazione è  uno  
stabilim ento di ortofrutticoli surgelati. E ’ da ritenere che qua
lora si tratti, nel caso in  esam e per il nucleo di Termoli, 
di uno stabilim ento che, alm eno in  una prima fase, si lim iti 
alla conservazione dei prodotti alim entari, la propensione alla 
localizzazione libera da v incoli sarebbe indubbiam ente più  
elevata, così come elevata è  quella che s i riscontra per le  
conserve anim ali (tonno e  carne in  scatola), secondo quanto 
dettagliatam ente esposto nelle  Tavv. A .l e A.2 in  appendice.
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p ro g ram m a tic o  e sp o sto  nei cap ito li qu in to  e se sto  
r ig u ard o  a ll ’in d u str ia  au to m o b ilistica . L o  sv ilu p 
p o  p re v is to  p e r  ta le  se tto re  è  in fa tti m o lto  rile
van te , so p ra ttu tto  con  riferim en to  a g li im pian ti 
in sed ia ti o d a  in sed iare  nel M ezzogiorno. Per 
qu an to  concerne in o ltre  il co m p arto  degli ali
m en tari d i tip o  m odern o  (in  p artico la re , nel no
stro  caso , conservazion e e su rge laz ion e d i p ro 
d o tti o rto fru ttico li) , e s so  fa reb b e  re g is tra re  nel 
p ro ss im o  decennio uno sv ilu p p o  p ro d u ttiv o  in 
lin ea con  qu ello  ipo tizzato  p e r  l ’in d u str ia  m an i
fa ttu r ie ra  nel co m p le sso  (r isp e ttiv am en te  10,9 % 
con tro  10,5% ).

4.3.4. L ’in tegrazion e con  a ltre  in iziative in d u stria li.

S i è g ià  detto , a  p ro p o sito  dell’in iz iativa  au to 
m o b ilistic a  de l n ucleo  d i Su lm on a , che l ’an a lisi 
delle in terdipenden ze se tto r ia li h a  so tto lin eato  
l ’e levato  g ra d o  di a ttivazion e del se tto re  au tom o
b ilistico  so p ra ttu tto  p e r  c iò  che r ig u ard a  il fab 
b isogn o  d i ben i o serv iz i in term edi. I l  se tto re  del
le co stru zion i p re sen ta  an ch ’e sso  un  e levatissim o  
g rad o  di a ttivazion e p e r  ciò  che concerne gli e f
fe tti su l re d d ito  d e ll’in tero  a p p a ra to  p rodu ttivo . 
Un g rad o  d i a ttivazion e elevato  s i  rilev a  anche 
p e r  q u an to  r ig u ard a  g li e ffe tt i su lla  p roduzione 
di ben i e serv izi in term ed i e g li e ffe tt i su l m er
cato  del lavoro , m en tre  non m ólto  elevato  ap p a
re  il fab b iso g n o  d i cap ita le . P er c iò  che concer
ne infine il se tto re  degli a lim en tari, l ’a n a lisi leon- 
tiev ian a e ffe ttu a ta  so tto lin ea  che e le v a tiss im a  è 
la  loro  in tegrazion e con  l ’a p p a ra to  p rodu ttivo , 
e in p rim o  luogo  ovviam en te con  il se tto re  ag ri
colo , p e r  ciò  che concerne l ’approvvigion am en to  
d i ben i e serv iz i in term ed i e  d i m aterie  p rim e. 
S u  livelli elevati ap p a io n o  in o ltre  s ia  la  ca p ac ità  
d i in d u rre  e ffe tt i su l re d d ito  p ro d o tto  n egli a l
tr i se tto r i p rod u ttiv i, s ia  la  c a p a c ità  di a ttiv are  
l'occupazion e nei se tto r i s te ss i. P arim en ti elevato 
ap p a re  tu ttav ia  il fab b iso gn o  d i cap ita le  n eces
sa r io  a l fun zionam ento  degli im p ian ti p rodu ttiv i.

L ’e sa m e  di q u esti elem en ti fa  riten ere  p o ss ib ile  
u n a p o lit ica  d i b locch i d ’investim en to  p e r  alm eno 
due delle in iziative esam in ate  (au to m o b ilis tic a  e 
a lim en tare  m o d ern a), m en tre  il c a ra tte re  non 
con tin u ativo  d e ll’in d u str ia  de lle  co stru zion i in
duce a  valu tazion i p iii p rud en zia li su lla  p o ss ib i
lità  d i a ttrezzare  in d u str ie  a  m o n te  e a  valle , so 
p ra ttu tto  ten uto  p resen te  il co n testo  p rod u ttiv o  
m erid ion ale , g ià  non p riv o  in  ta le  se tto re  d i dii- 
p licazion i e d i in iziative m arg in a li e sc arsam e n te  
efficien ti. T u ttav ia  ta le  p o litica  dei b locch i d ’in
vestim en to  non  se m b ra  su ffic ien tem en te p erse 
gu ita  n ella  re laz ion e  del P iano rego la to re  del nu
cleo e sam in ato  n ep pu re  p er  i p rim i due se tto ri 
m enzionati. E ’ vero  che in  e sso  so n o  elen
cate , ovviam en te, im a  se rie  d i in iziative m ed io
p icco le  che p o treb b e ro  e sse re  indotte  so p ra ttu tto  
dallo  stab ilim en to  FIA T : ep pu re ta li ind icazion i

non convincono app ien o, essen zia lm en te p e r  due 
ord in i d i con sid erazion i:

— in p rim o  luogo la  F IA T  è  un co m p le sso  finan
ziario  e p rod u ttiv o  in tegrato , e qu ind i sa rà  
ben  d iffic ile  che s ia  il fab b iso gn o  d i m ater ie  
p rim e s ia  la  s te s s a  p rodu zion e ( s i  t r a t ta  p u r 
sem p re  in fa tti d i se m ilav o ra ti)  a g iscan o  da  
cata lizzato re  p e r  u n o  sv ilu p p o  in d u str ia le  ac
ce lera to  in  lo co  (1);

— in secon do luogo, la  p rev ision e  che nel 1978-83, 
a l m om en to  cioè del decollo  econ om ico della 
zon a co n sid erata , la  n u ov a occupazione in d otta  
dallo  stab iU m en to  FIA T  s a r à  p a r i  a  c irca  
3.300 u n ità  lavorative , con giun tam en te consi
d e ra ta  a i nuovi p o st i  d i lavoro  p rev isti dallo  
s te sso  P iano rego la to re  p er  le a ltre  due ini
z iative  « m o tr ic i » e p e r  le in d u str ie  d a  e sse  
in dotte  (c irca  3.700 u n ità ) induce a  riten ere 
v ero sim ile  la  p o ss ib ilità  d i c reare  c irca  13 m i
la  nuovi p o sti di lavoro  a  ta le  d a ta  (2 ). Ciò non 
p o trà  non  co m p o rtare  —  d a te  le d im ensioni 
dem ografich e  del co m p ren so rio  in e sam e e 
d i T erm oli in p artico la re  —  u n a  fo rte  tensione 
su l m ercato  del lavoro , con  fen om eni accen 
tu a ti d i im m igrazion e non  so lo  d a  zone con
term in i a  q u ella  co n sid erata , m a  anche da  
region i v icin iori, a  m eno che non s i  crei un 
sis te m a  d i tra sp o r t i  e d i com un icazioni con 
i com uni v icin iori che p erm etta  a lle  fo rze  d ’ 
lav o ro  di ta li  com uni d i ragg iu n gere  con  re la 
tiv a  fa c ilità  il p o sto  d i lav o ro  a  T erm oli. Ciò 
rap p re sen tereb b e  im  c o sto  in  term in i d i re a 
lizzazione d i in fra s tru ttu re  d i tra ff ic o  m a  de
term in erebbe un  notevo le ben efic io  in  term in i 
d i u tilizzazione del p atrim o n io  a b ita tiv o  e  so 
cia le  g ià  p resen te  in  ta li aree, che a ltr im en ti 
s i  sp op olerebbero .

D all’in siem e delle con sid erazion i su  e sp o ste , 
se m b ra  dun que ev idente ch e l’in iz iativa  de lla  
F IA T a  T erm oli se m b ra  risp o n d ere  p iù  ad  una 
log ica  d i « p o lo  di sv ilu ppo  » ch e non a  qu e lla  di 
« d ire ttr ice  d i sv ilu pp o  ». P er ren d ere p o ss ib ile  
ta le  sv ilu pp o  p o larizzato  s i  a u sp ic a  la  realizzazio
ne d i in ten si m ovim en ti (p en d o lari) d i m an odo
p era  v erso  il T erm olese  dalle  aree  interne prive 
di a ltre ttan to  valide occasion i d i lavoro . D a tale  
concezione dello  sv ilu ppo  p o lar izzato  si deve p a s
sa re  —  com e s i  è  g ià  am p iam en te  ev idenziato  
nelle p ag in e preceden ti —  ad  u n a concezione di 
sv ilu pp o  d iffu so  ch e in vesta  a lm en o quelle  di

c i) Tali considerazioni erano in sostanza richiamate, forse  
con m aggiore precisione m etodologica, dal Piano regolatore 
del nucleo di Sulm ona a proposito di tutte e tre le  inizia
tive previste.

(2) Tale cifra è ottenuta som m ando airoccupazione FIAT 
(6000 unità) quella delle industrie ad essa  legate (3,300 unità) 
quella prevista per il com plesso del settore delle costruzioni 
(2.800 tm ità) e  quella relativa al settore della trasformazione 
alim entare (circa 800 unità, di cui 400 stagionali).
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re ttr ic i che p resen tan o  p o ten zia lità  d i e sp an 
sion e co n n esse  p ro p rio  a lla  creazion e d i con si
sten ti in iziative in d u str ia li nei « po li » qu ale  
qu ello  di T erm oli.

In  q u e sta  o ttica , p ro p rio  p e r  qu an to  rig u ard a
il co m p ren sorio  d i T erm oli, a p p a re  q u an to  m ai 
au sp icab ile  l ’in c lu sion e tr a  g li sch em i d a  p red i
sp o rre  nel co rso  dei p ro ss im i ann i il p rogetto  
concern en te la  valorizzazion e delle  aree  in terne 
m o lisan e  a ttra v e r so  la  realizzazion e d i u n a  d ire t
trice  d i sv ilu pp o  ad ria tica-tirren ica  d a  T erm oli a  
C assin o . S i  dovrebbe in  ta l  m odo  ten dere a  crea
re  un  « continuum  » nello  sv ilu pp o  in d u str ia le  
a ttra v e r so  la  realizzazion e di u n a se rie  di in izia
tive co llegate  ag li in sed iam en ti d i gran de dim en
sion e p ro g ram m ati p er  le  due lo ca lità  estrem e. 
S i  v erreb b ero  in ta l  m odo  a  re cu p e rare  nella 
zon a in tern a del M olise  s ia  co n sisten ti q u o te  di 
m an od o p era , a ltr im en ti d e stin a te  a ll ’em igrazio
ne, s ia  la  d isp o n ib ilità  d i serv iz i so c ia li (a b ita 
zioni, te s su to  u rb an o , etc .), che a ltr im en ti re ste 
reb b ero  inutilizzate, co stitu en d o  u n  grav e  sp re co  
di r iso r se  am b ien tali e sociali.

Q uan to  a ll ’in iz iativa  d e ll’in d u str ia  a lim en tare  
m o dern a, anche se  non  è del tu tto  co rre tto  p a r 
la re  d i b locch i d i in vestim en to  a  ta l  p ro p o sito , 
e s s a  se m b ra  tu tta v ia  m eritevo le  d i a tte n ta  con
sid erazion e , p e r  l ’in tegrazion e che p o treb b e  re a 
lizzare  con  l ’a g r ico ltu ra  m o lisan a . I  n oti p ro ce ss i 
d i riq u a lificaz io n e  d e lla  p rodu zion e agrico la , in
fa tti, anche in  segu ito  a i p ro g ram m i irr ig u i d i 
p ro ss im a  attu azion e , tro v ereb b ero  co sì « a  valle  » 
un  im p o rta n tiss im o  elem en to  d i valorizzazione, 
che con sen tirebbe, t r a  l ’a ltro , d i u su fru ire  del 
red d ito  p ro d o tto  d a  ta le  im p re sa  in  loco  e non 
a l n o rd  o  a l l ’e stero , com e avviene p er  la  m ag
g io r  p a r te  delle  in d u str ie  d e lla  tra sfo rm az io n e  
a lim en tare  nel M ezzogiorno.

5. Osservazioni conclusive.
I  r isu lta t i  che p o sso n o  t r a r s i  d a ll ’a n a lisi e ffe t

tu a ta  in  q u esto  cap ito lo  p o sso n o  esse re  sin tetiz
zati in  u n a  con sid erazion e di c a ra tte re  gen erale  
ed  in  alcu n e o sservaz io n i d i c a ra tte re  spec ifico .

P er qu an to  r ig u ard a  q u este  u ltim e, gli elem enti 
em ersi nel c o rso  d e ll’a n a lisi e ffe ttu a ta  nei p a r a 
g ra fi p receden ti han no p o sto  in luce l ’o p p o rtu n ità  
di d iscrim in are  i v a r i se tto r i su  cu i p u n tare  su l
la  b a se  d i un e sa m e  co m p a ra to  m in uzioso  (d i cui 
qu ello  sv o lto  in  q u e s ta  se d e  è s ta to  so ltan to  un 
esem pio  n ece ssar iam en te  a p p ro ssim a tiv o ) dei re
q u isiti  se tto r ia li e  delle su sc e ttiv ità  te rrito r ia li 
delle a re e  co n sid erate . U n’afferm azio n e  del gene
re  p u ò  se m b ra re  fin  tro p p o  b an ale , e tu ttav ia  
tro p p o  sp e sso  nei p ian i re g o la to ri dei n uclei e

delle a re e  s i  è se g u ita  u n ’o ttica  d a  « iso la  » d i 
b en esse re  a d  ogni co sto , p erch é ta le  co n sid eraz io 
ne v a d a  tra sc u ra ta . L a  seco n d a  o sservaz io n e sp e
cifica  è che i con sorzi di in d u stria lizzazion e sono 
sp e s so  p rem u ti d a  in te re ssi loca li derivan ti da lla  
v o lo n tà  —  leg ittim a, s ’in ten de —  di u sc ire  d a  de
cenni d i a rre tra tez z a  econ om ica e so ciale , a l 
p u n to  da  n on  re n d ers i con to  d e lla  n e ce ss ità  che 
anche i te rr ito r i v icin iori co n oscan o  u n a cre sc ita  
qu a le  q u ella  a u sp ic a ta  d a i co n sorzi s te ss i. Ciò 
conduce n on  di ra d o  a  valu tazion i m etodo lo gica
m en te non r igo ro se , m iran ti a  con cen trare  lo  sv i
lu p p o  in d u str ia le  in  r is tre ttiss im i am b iti te rrito 
ria li, senza ten ere  in  g ran  co n to  i « co sti » um ani 
e so c iali, o ltre  che econom ici, de lla  p en d o larità  
ecce ssiv a , d e lla  congestione , d e lla  d equ alificaz io 
ne am bien tale , etc.

N on è ce rtam en te  qu esto , co m e am p iam en te  
illu stra to  a ll ’inizio d i q u e sto  s te sso  cap ito lo , che 
in ten devan o tu ttav ia  p er sv ilu p p o  eq u ilib ra to  e 
r ieq u ilib ra to re  a l tem po ste sso , le ind icazion i 
p ro gram m atich e  del P ro getto  ’80, del P ian o  1971- 
75, del docu m en to  del M in istero  dei L av o ri Pub
b lic i esam in ato , d e lla  s te s s a  n uova legge p e r  il 
M ezzogiorno. A lla c o rre tta  im p o staz io n e  d i que
sto  p ro b lem a  di rip artiz io n e  eq u ilib ra ta  de lle  r i
so r se  su l te rr ito r io  il p resen te  cap ito lo  h a  vo lu to  
d a re  u n  su o  co n trib u to : e  c iò  non  so lo  e  non 
tan to  ponendo delle  ind icazion i o p erative  su  que
s ta  o  su  qu e lla  in iziativa, q u an to  p iu tto sto  e sem 
p lifican d o  un  m e to d o  d a  segu ire  p er  g iun gere 
a ttra v e r so  l ’e sam e cr itico  dei sin go li p ian i rego
la to r i dei n uclei e de lle  a re e  a lla  form ulazion e 
di un  p ian o  di sv ilu pp o  te r r ito r ia le  e se tto r ia le  
che in vesta  tu tto  il M ezzogiorno. T a le  fo rm u la
zione, r iten iam o  — ed  è q u esta  l ’o sservaz io n e  di 
c a ra tte re  gen erale  —  non p u ò  e sse re  d em an d ata  
e sc lu sivam en te  a i con sorzi, s ia  p u re  con  l ’a p p ro 
vazione del M in istro  p er il M ezzogiorno: e s s a  do
vrebbe a l co n trario  r ien trare  t r a  i co m p iti fon
d am en ta li di cui dovrebbe r iten ersi in vestito  il 
C IP E , il q u a le  inoltre , agen do  in p r im a  p erso n a  
o  a ttra v e r so  qu ell’en te o  agen zia  d i cui s i  è  p a r
la to  in  preceden za, dovrebbe segu ire  anche la  
fa se  d i attu azio n e  d i ta li in iziative, giungendo, 
p iù  o rgan icam en te  d i q u an to  g ià  ogg i non venga 
fa tto  m ed ian te  la  co n trattazion e  p ro g ra m m a ta , 
ad  in te re ssa re  i poten zia li in v estito ri su  ogni 
sp ec ifico  p ro ge tto  re la tiv o  ad  ogn i sp ec ifica  a re a  
di sv ilu p p o  co n sid erato . Sen za  u n a  stru m en taz io 
ne o p era tiv a  d i ta l genere, b a sa ta  su  cr ite r i im 
p ro n ta ti a  m etod i d i a n a lis i r igo ro si, s a r à  ben  
d iffic ile  che le ind icazion i p ro gram m atich e  e. la 
s te s s a  legge su l M ezzogiorno s i  trad u can o  in  ob iet
tiv i rea lm en te op eran ti n ella  direzione del rieq u i
lib r io  econ om ico  e so c ia le  d i tu tto  il te rrito r io  m e
rid ion ale .
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T a v . A.l - Tavola sinottica dei requisiti di localizzazione di uno stabilim ento industriale nel Mezzogiorno.

(valori asso lu ti)

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ 
DI LAVORO 

(investimenti 
fissi per 
addetto)

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM CONSUMO DI ACQUA

INFRASTRUT
TURE DI TRA

SPORTO NE
CESSARIEmaterie prime 

semipro
dotti

prodotti
finiti

rispetto  
al fatturato

rispetto  
alla produ
zione fisica

m ilioni di lire correnti m ilioni di 
lire correnti

indice
ponderato

incidenza % rispetto  
al fatturato Mc/milioni Mc/t

S =  rete stradale 
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

1. METALLURGICHE
1.1 SIDERURGICHE
1.1.1 laminati Media-min 4.000 

Media ( b )  6.000 
M edia-m ax 10.000

104,0 1,82 0,5 3,5 2.842,4 198,2
P p er  nav i d a  

100.000 t/l
S
F

1.1.2 funi metalliche, cavi 
e fili di acciaio

Media-min 500 
Media 2.000 
Media-m ax 6.000

8,4 1,74 1,29 1,05 78,8 17,2 S

1.2 METALLI NON FERROSI 

1.2.1 alluminio in pani Media-min. 8.000 
Media 15.000 
M edia-m ax 50.000

34,3 1,84 1,3 irrilev. 2.866,7 1.146,7 P o  F  p e r  m a
terie  p rim e

8

2. MECCANICA NON ELETTRICA
2.1 FONDERIE DI SECONDA FU

SIONE
2.1.1 radiatori, tubi e con

dotte
Media-min 450 
M edia 1.500 
M edia-m ax 5.000

7,0 1,74 1,7 1,1 15,7 3,0 S
F  p er m aterie  

prim e

CO

Fonte: E laborazione del C entropiani su  dati IS P E /IS R IL . (P rogetto  quadro-gruppo Proreind B ).
(a) I dati si riferiscono ad un impianto produttivo ricadente nella dimensione riportata in corsivo: cfr. paragrafo 2 capitolo II del testo.
(b) La dimensione in questo caso è espressa in migliaia di tonnellate.



Segue T a v . A.l.

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO

(a)

INTENSITÀ  
DI LAVORO 

(investim enti 
fissi per 
addetto)

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM CONSUMO DI ACQUA

INFRASTRUT

S E T T O R I
materie prime 

semipro
dotti

prodotti
finiti

rispetto  
al fatturato

rispetto  
alla produ
zione fisica

TURE DI TRA
SPORTO NE

CESSARIE

milioni di lire correnti milioni di 
lire correnti

indice
ponderato

incidenza % rispetto  
al fatturato Me/milioni Mc/t

S — rete stradale 
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

2.2 MACCHINE UTENSILI 

2.2.1 torni, fresatrici, re tti
ficatrici

Media-min
Media
M edia-m ax

500
1.500
5.000

14,0 2,1 0,1 0,2 3,3 5,5 S

2.3 MACCHINE TESSILI 
2.3.1 macchine per la pre

parazione alla tessitu
ra e per la tessitura

Media-miin
M edia
Media-max

500
3.000
7.000 7,5 1,95 0,2 0,2 irrilev. irrilev. S

2.4 MACCHINE AGRICOLE 
2.4.1 m ietitrebbie,

presse-raccoglitrici,
m otocoltivatori

Media-min
Media
M edia-m ax

2.000
7.000

15.000
9,6 1,82 0,2 0,4 5,5 5,0 S

2.5 ALTRE MACCHINE 
2.5.1 pom pe centrifughe e 

bruciatori
Media-min
Media
Media-m ax

600
3.000

10.000
12,2 1,81 irrilev. 0,1 irrilev. irrilev. S

2.6 CARPENTERIA METALLICA 
2.6.1 armadi - scaffalature - 

greche copertura sof
fitti

Media-min.
Media
M edia-m ax

200
600

1.800
7,6 1,74 0,4 1,6 21,4 11,1 s

2.6.2 capannoni, prefabbrica
ti per l’edilizia, carpen
teria pesante varia

Media-min
M edia
Media-max

2.000
7.000

20.000 8,5 1,91 0,7 0,7 29,0 8,0 s
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S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO

(a)

INTENSITÀ 
DI LAVORO 

(investimenti 

rissi per 
addetto)

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM

CONSUMO DI ACQUA

INFRASTRUT
TURE DI TRA

SPORTO N fi. 
CESSARIE

materie prime 
semipro

dotti

prodotti
finiti

rispetto 
al fatturato

rispetto 
alla produ
zione fisica

m ilioni di lire correnti m iliom di 
lire correnti

ìndice
ponderato

incidenza % risi)etto 
al fatturato Mc/miiioni Mc/t

S =  rete stranaie 
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

3. ELETTROTECNICA
3.1 ELETTROTECNICA STRUMEN

TALE
3.1.1 m otori elettrici M edia-min 1.000 

Media 4.000 
M edia-m ax 15.000

6,4 1,80 0,2 0,3 irrilev. irrilev. s

3.2 ELF.TIROTBCNICA BENI DI 
CONSUMO 

3.2.1 elettrodom estici Media-min 10.000 
M edia 30.000 
M edia-m ax 90.000

10,0 1,52 0,3 0,5 irrilev. irrilev. s

4. ELETTRONICA
4.1 TELECOMUNICAZIONI E RA

DIO-ELETTRONICA PROFESSIO
NALE

4.1.1 sistem i radar, appara
ti per telecomunicazio
ni e apparecchi radio
elettronici vari

Media-min 3.000 
Media 25.000 
M edia-m ax 40.000

7,1 2,69 irrilev. irrilev. 4,3 — s

5. MECCANICA DI PRECISIONE
5.1 MACCHINE PER UFFICIO

5.1.1 macchine da calcolo e 
da scrivere

Media-min 6.500 
M edia 12.000 
M edia-m ax 20.000

10,0 1,91 irrilev. irrilev. 1,2 11,0 s
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S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO

(a)

INTENSITÀ 
DI LAVORO 

(investimenti 

rissi per 
addetto)

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM CONSUMO DI ACQUA

INFRASTRUr- 
TURE DI TRA

SPORTO NB- 
CESSARIE

materie prime 
semipro

dotti

prodotti
finiti

rispetto  
al fatturato

rispetto  
alla produ
zione fisica

milioni di lire correnti miliom di 
lire correnti

indice
ponderato

incidenza % rispetto  
al fatturato

M c/milioni M c/t
S =  rete stradale 
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

5.2 OROLOGI E LORO PARTI 

5.2.1. orologi da tavolo, da  
muro, da laboratorio, 
idrom etri

Media-min 500 
M edia 2.000 
Media-max 6.000 5,0 1,93 irrilev. irrilev. — — S

5.3 STRUMENTAZIONE NON ELET
TRONICA

5.3.1 cuscinetti a sfere Media-min 20.000 
M edia 80.000 
M edia-m ax 130.000

7,3 2,01 0,2 0,1 2,6 5,0 S

6. MEZZI DI TRASPORTO
6.1 MEZZI DI TRASPORTO SU  

STRADA

6.1.1 autovetture, 
pezzi di ricambio

M edia-m in 30.000 
M edia 250.000 
M edia-m ax 500.000

21.4 1,67 0,5 0,8 4,5 (b )  4,8 S

6.1.2 m otociclette e moto- 
scooters oltre 125 cm^ 
cilindrata, m otori per  
veicoli e motom onoci
lindriche

M edia-m in 1.000 
Media 4.000 
M edia-m ax 15.000

7,4 1,65 0,1 0,3 irrilev. irrilev. S

(b) L’incidenza è  calcolata sul ntunero delle auto.
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S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ 
DI LAVORO 

(investimenti 
fissi per 
addetto)

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM CONSUMO DI ACQUA

INFRASTRUT
TURE DI TRA

SPORTO NE
CESSARIE

materie prime 
semipro

dotti

prodotti
finiti

rispetto  
al fatturato

rispetto 
alla produ
zione fisicai

milioni di lire correnti milioni di 
lire correnti

indice
ponderato

incidenza % rispetto 
al fatturato M c/milioni Mc/t

S  =  rete stradale 
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

6.2 FERROVIARIO
6.2.1 carrozze, carri, autobus Media-min

3.0004.000
M edia

5.000-6.000
Media-max

12.000-15.000 10,0 1,90 0,3 irrilev. 6,9

S

F

6.3 NAVALE 
6.3.1 navi in ferro Media-min 10.000 

Media 30.000 
M edia-m ax 50.000

8,0 2,00 0,4 — 3,5 (b ) 0,3

F

P

6.4 AVio
6.4.1 parti di veicoli, mon

taggio, revisione
Media-min 10.000 
Media 25.000 
Media-m ax 100.000

10,0 2,00 irrilev. irrilev. 34,8 — S

7. TESSILI
7.1 LAVORAZIONE FIBRE NATU

RALI E MISTE
7.1.1 LANA

7.1.1.1 tessuti in lana

O

Media-min 1.000 
M edia 7.000 
M edia-m ax 15.000

8,2 1,97 0,1 0,1 0,6 5,9 S

a (b) L’incidenza è stata calcolata sulle tonnellate di stazza lorda.
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STABILIMENTO 
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QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM CONSUMO DI ACQUA

INFRASTRUT
TURE DI TRA

SPORTO NE
CESSARIE

materie prime 
semipro

dotti

prodotti
finiti

rispetto  
al fatturato

rispetto  
alla produ
zione fisica

milioni di lire correnti m ilioni di 
lire correnti

indice
ponderato

incidenza % rispetto  
al fatturato Mc/milioni Mc/t

S =  rete s fa d a ie  
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

72  LAVORAZIONE FIBRE NATU
RALI

72.1  COTONE
7.2.1.1 filato cotone Media-min 550 

M edia 2.300 
M edia-m ax 9.600

9,0 1,95 0,88 0,45 20,2 16,5 s

121 . MAGLIERIA 
7.2.2.1 maglieria in lana Media-min 300 

M edia 2.500 
Media-max 7.000 6,3 1,66 irrilev. irrilev. irrilev . irrilev. s

7.2.3 ALTRE FIBRE NATURALI 
7.2.3.1 filati d i Uno M edia-m in 500 

Media 2.500 
M edia-m ax 6.000

9,2 1,96 0,3 0,1 105,3 161,3 s

7.3 LAVORAZIONE FIBRE MAN 
MADE

7.3.1 calze da donna Media-m in 400 
Media 1.500 
M edia-m ax 6.000

7,3 1,93 irrilev. irrilev. 31,3 irrilev. s

8. VESTIARIO E ABBIGLIAMENTO 
8.1 cappotti, giacche, abiti 

uomo e donna, camicie
M edia-m in 2.000 
Media 9.000 
M edia-m ax 18.000

2,96 1,60 irrilev. irrilev. — — s
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STABILIMENTO 
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PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
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INFRASTRUT
TURE DI TRA

SPORTO NE
CESSARIE

materie prime 
semipro

dotti

prodotti
finiti

rispetto 
al fatturato

rispetto  
alla produ
zione fisica

m ilioni di lire correnti milioni di 
lire correnti

indice
ponderato

incidenza % rispetto 
al fatturato

Mc/milioni Mc/t
S =  rete stradale 
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

9. CALZATURE
9.1 calzature di qualità da 

donna
Media-min 300 
Media 750 
M edia-m ax 10.000

3,2 1,82 irrilev. irrilev. 7,5 (b ) 0,1 S

10. PELLI E CUOIO 

10.1 cuoio di tomaia Media-min 400 
M edia 3.500 
Media-max 10.000

7,0 1,74 0,4 0,1 74,2 245,7 S

11. ALIMENTARI E AFFINI
11.1 MOLITORIA E PASTIFICA

ZIONE

11.1.1 farina tipo 1 e tipo 0, 
crusca

Media-min 700 
Media 4.000 
M edia-m ax 10.000

30,0 1,66 2,6 2,6 17,2 1,3 S

11.1.2 pasta di semola di 
grano duro ^

Media-min 800 
Media 3.000 
Media-m ax 15.000

8,7 1,67 1,0 1,0 50,0 8,5 S

(b) L’incidenza è calcolata sul numero delle paia.
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S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ 
DI LAVORO 

(investimenti 
fissi per 
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QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM CONSUMO DI ACQUA

INFRASTRUT
TURE DI TRA

SPORTO NE
CESSARIE

materie prime 
semipro

dotti

prodotti
finiti

rispetto  
al fatturato

rispetto  
alla produ
zione fisica.

m ilioni di lire correnti m ilioni di 
lire correnti

indice
ponderato

incidenza % rispetto  
al fatturato

Mc/milioni Mc/t
S =  rete stradale 
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

11.3 DOLCIARIA
11.3.1 gelati, torte gelate Media-min 500 

M edia 5.000 
M edia-m ax 10.000

8,7 1,59 0,1 3,0 1,9 0,6

1

s

11.4 CON.'JERVE ANIMALI
11.4.1 CONSERVE DI CARNE

11.4.1.1 carne in scatola Media-min n.d. 
Media 3.000 
M edia-m ax 8.000

5,2 1,88 0,2 0,1 28,6 40,0 s

I.4.2 CONSERVE DI PESCE
II.4.2.1 tonno in scatola Media-min 400 

M edia 4.000 
M edia-m ax 8.000

5,0 1,68 0,4 0,3 27,5 16,5 s

11.5 CONSERVE VEGETALI
11.5.1 SURGELATI
11.5.1.1 ortofru tticoli surge- 

gelati
Media-min 400 
M edia 900 
M edia-m ax 2.000

8,6 1,48 2,2 5,0 902,9 183,6 s

11.6 CASEARIA 
11.6.1 burro Media-min 600 

Media 2.000 
M edia-m ax 8.000

10,0 1,78 2,0 0,3 406,5 1.875,0 s
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materie prime 
semipro
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al fatturato

rispetto 
alla produ
zione fisica

milioni di lire correnti milioni di 
lire correnti

indice
ponderato

incidenza % rispetto  
al fatturato Mc/milioni Mc/t

S =  rete st'adaie  
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

11.7 OLEARIA 
11.7.1 olio di sem i Media-min 600 

Media 1.600 
M edia-m ax 4.500

7,4 1,76 2,0 0,9 288,9 100,0 s

11.8 BEVANDE ALCOOLICHE 
11.8.1 birra Media-min 350 

Media 1.000 
Media-max 5.000

16,4 1,78 1,0 2,3 86,4 1,2 s

11.9 BEVANDE ANALCOOLICHE 
11.9.1 aranciate, scorze di 

arancio in salamoia
Media-min 200 
Media 600 
Media-m ax 1.400

11,7 1,75 3,0 3,0 22,2 1,9 s

11.10 TABACCO 
11.10.1 sigarette Media-min 500 

Media 3.000 
Media-m ax 10.000

6,6 1,50 0,2 0,1 1,7 2,0 s

11.11 ZUCCHERO 0 
11.11.1 zucchero, alcool eti

lico, melassa, vinac
cia, polpa di bar
babietola

Media-min 3.000 
Media 6.000 
Media-m ax 30.000

35,0 1,58 8,7 6,0 3.927,7 566,5 s



OxCo
Segue Tav. A .l.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ 
DI LAVORO 

(investimenti 
fissi per 
addetto)

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM CONSUMO DI ACQUA

INFRASTRUT
TURE DI TR.4- 

SPORTO NE
CESSARIE

materie prime 
semipro

dotti

prodotti
finiti

rispetto 
al fatturato

rispetto 
alla produ
zione fisica

m ilioni di lire correnti m ilioni di 
lire correnti

ìndice
ponderato

incidenza % rispetto  
al fatturato

Mc/milioni Mc/t
S  =  rete strada'e 
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

11.12 ALTRI ALIMENTARI 
11.12.1 caffè torrefatto in 

grani
M edia-min 500 
Media 4.000 
M edia-m ax 20.000

8,0 1,75 0,2

1

0,1 irrilev. irrilev. S

12. MINERALI NON METALLIFERI
12.1 MINERALI NON METALLI

FERI ESCLUSO VETRO
12.1.1 cemento M edia-min 1.000 

Media 6.000 
M edia-m ax 20.000

70,0 1,85 39,2 23,8 238,1 2,0 S

12.1.2 piastrelle da rivesti
m ento in maiolica

M edia-m in 400 
Media 1.000 
M edia-m ax 5.000

5,4 1,59 8,0 11,0 7,8 irrilev. S

12.2 VETRO
12.2.1 lastre di vetro Media-min 200 

Media 500 
M edia-m ax 5.000

11,0 1,74 2,9 3,9 114,4 (b ) 0,1 s

13. DERIVATI DEL PETROLIO E 
CARBONE

13.1 DERIVATI DEL PETROLIO
13.1.1 raffinerie di petrolio Media-min {c) 1.000 

M edia 5.000 
M edia-m ax 20.000

75,0 2,20

T rasp orto  
a  mezzo 

oleodotto 
o nave 

cistern a
3,1 n.d. 1,4

ps
oleodotto

(b) L’incidenza è calcolata rispetto al mq.
(c) La dimensione è espressa in migliaia di tonnellate.



Segue Tav. A.l.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 
IN TERMINI 

DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ 
DI LAVORO 

(investimenti 
fissi per 
addetto)

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM CONSUMO DI ACQUA

INFRASTRUT
TURE DI TRA

SPORTO NE- 
CESS.\RIEmaterie prime 

semipro
dotti

prodotti
finiti

rispetto 
al fatturato

rispetto 
alla produ
zione fisica

milioni di lire correnti milioni di 
lire correnti

indice
ponderato

incidenza % rispetto  
al fatturato Mc/milioni M c/t

S =  rete stradale 
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

14. GOMMA
14.1 pneumatici e camere 

d'aria per aerei, m oto  
e biciclette

M edia-min 2.000 
M edia 9.000 
Media-max 30.000 14,7 1,85 0,2 0,2 777,4 0 ,6 S

15. CHIMICA PRIMARIA
15.1 CHIMICA DI BASE
15.1.1 CHIMICA DI BASE INOR

GANICA
15.1.1.1 acido solforico Media-min 1.000 

Media 8.000 
M edia-m ax 20.000

33,0 1,95 1,3 3,8 41,3 2 ,2 S

15.1.2 CHIMICA DI BASE ORGA
NICA

15.1.2.1 impianto petrolchi
mico complesso

Media-min 60.000 
Media 100.000 
Media-max 200.000

50,0 2 ,0 0 2 ,0 1,5 600,0 n.d. S

15.1.2.2 fenolo e acetone

O

Media-min 700 
M edia 1.200 
Media-max 3.500 47,0 1,95 1,8 2,0 1.562,5 155,0 S

15.1.2.3 aldeide formica  
(36 %)

Media-min 400 
M edia 1.000 
Media-max 3.600 70,0 1,95 2 ,6 6 ,2 769,2 25,0 S



Segue T a v . A . l .

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO

(a)

INTENSITÀ 
DI LAVORO 

(investimenti 
fissi per 
addetto)

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM CONSUMO DI ACQUA

INFRASTRUT
TURE DI TRA

SPORTO NE
CESSARIE

materie prime 
semipro

dotti

prodotti
finiti

rispetto  
al fatturato

rispetto 
alla produ
zione fisica

milioni di lire correnti m ilioni di 
lire correnti

indice
ponderato

incidenza % rispetto  
al fatturato M c/milioni Mc/t

S =  rete strada'e 
F =  svincolo terr. 
P =  porto

15.2 CHIMICA DEI DERIVATI
15.2.1 MATERIE PASTICHE ED 

ELASTOMERI
15.2.1.1 nylon Media-min 5.000 

Media {h) 12.000 
M edia-m ax 20.000

57,0 1,92 0,3 0,3 48,1 31,3 s

15.2.1.2 cloruro di vinile Media-min 2.000 
Media 8.000 
M edia-m ax 14.500

73,0 1,97 2 2 2.222,2 200,0 s

15.2.2 FIBRE ARTIFICIALI E SIN
TETICHE 

15.2.2.1 rayon viscosa Media-min 1.500 
M edia 5.000 
M edia-m ax 35.000

34,2 1,91 2,0 0,5 384,6 142,9 s

16. PARACHIMICA
16.1 FARMACEUTICI
16.1.1 farmaci vari Media-min 1.500 

Media 10.000 
M edia-m ax 30.000

3,7 1,99 irrilev. 0,2 5,1 (c ) 6,7 s

16.2 COSMETICI
16.2.1 saponi da bucato, sa

poni da toletta, glice
rina

M edia-min 400 
Media 3.500 
M edia-m ax 15.000

9,2 1,80 0,7 0,9 56,8 13,1 s

(b) La dimensione è espressa in tonnellate.
(c) L'incidenza è calcolata su migliaia di pezzi.



Segue Tav. A .l.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ 
DI LAVORO 

(investimenti 
fissi per 
addetto)

QUALIFI-
SIONALE
CAZIONE
PROFES-

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM CONSUMO DI ACQUA

INFRASTRUT
TURE DI TRA

SPORTO NE- 
CESS.\RIEmaterie prime 

semipro
dotti

prodotti
finiti

rispetto  
al fatturato

rispetto  
alla produ
zione fisica

milioni di lire correnti milioni di 
lire correnti

indice
ponderato

incidenza % rispetto  
al fatturato Mc/milioni Mc/t

S =  rete stradale 
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

16.3 VERNICI, PITTURE E IN

CHIOSTRI
16.3.1 vernici e pitture Media-min 500 

M edia 7.000 
Media-m ax 15.000

8,0 1,85 0,4 0,4 12,5 irrilev. S

17. CARTA E CARTOTECNICA 

17.1 carta greggia per sac- 
chi imballaggio

Media-min 3.000 
M edia 9.000 
Media-max 20.000 55,0 1,80 5,2 1,2 7.508,3 1.238,5

P
F
S

17.2 fustini e scatole in car
tone e cartoncino

Media-min 200 
Media 1.000 
Media-m ax 6.000

3,5 1,61 1,5 7,3 irrilev. irrilev. S

18. POLIGRAFICHE 

18.1 libri economici e ma
nuali

Media-min 300 
Media 2.000 
Media-max 10.000

7,6 1,91 0,2 0,2 2,8 irrilev. S

19. LEGNO E MOBILI IN LEGNO 

19.1 mobili in legno Media-min 1.200 
M edia 1.500 
Media-m ax 7.000

5,7 1,75 0,1 0,1 12,4 irrilev. s
05
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Segue T a v . A .l.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 
IN TERMINI 

DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ 
DI LAVORO 

(investimenti 
fissi per 
addetto)

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM CONSUMO DI ACQUA

INFRASTRUT
TURE DI TRA

SPORTO NE
CESSARIE

materie prime 
semipro

dotti

prodotti
finiti

rispetto  
al fatturato

rispetto  
alla produ
zione fisica

m ilioni di lire correnti milioni di 
lire correnti

indice
ponderato

incidenza % rispetto 
al fatturato M c/milionì M c/t

S =  rete stradale 
F =  svincolo ferr. 
P =  porto

20. OGGETTI IN PLASTICA 

20.1 Oggetti in plastica -fino 
a 1 Kg

Media-min 1.500 
M edia 7.000 
M edia-m ax 20.000

8,6 1,87 0,8 0,5 14,3 6,3 S

21. ALTRE INDUSTRIE MANIFAT
TURIERE 

21.1 lampade elettriche a 
incandescenza e a fluo
rescenza

Media-min 400 
M edia 6.000 
M edia-m ax 12.000

6,3 1,69 irrilev. irrilev. irrilev. irrilev. S

21.2 cavi isolanti in carta, 
in PVC, in gomma

M edia-min 300 
Media 3.500 
M edia-m ax 12.000

7,0 1,08 0,2 0,1 irrilev. irrilev. s



T a v . A.2 - Tavola sinottica dei requisiti di localizzazione di uno stabilim ento industriale nel Mezzogiorno.

(indici cara tteristic i)

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO

(a)

Milioni di lire correnti

INTENSITÀ 
DI LAVORO

Grado

Intensità
1 bassissima
2 bassa
3 media
4 elevata
5 elevatissima

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

Grado

Qualifìcaz
1 elevatissima
2 elevata •
3 media
4 bassa
5 bassissima

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM.

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti
finiti

Grado

1
2
3
4
5

Costi

elevatissimi
elevati
medi
bassi
bassissim i

CONSUMO
D’ACQUA

Mc/milioni

Grado

Consumo
1 elevatissimo
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissim o

INFRASTRUT
TURE DI 

TRASPORTO

Grado

Infrastrutt.
1 più di una
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessuna

INDICE 
MEDIO 

PONDERATO 
DI SINTESI 

(b)

1 METALLURGICHE
1.1 SIDERURGICHE

1.1.1 laminati Media-min 4.000 
Media (c ) 6.000 
M edia-m ax 10.000

1.1.2 juni metalliche, cavi e -fili 
di acciaio

Media-min 500 
Media 2.000
Media-max 6.000

1.2 METALLI NON FERROSI 

1.2.1 alluminio in p a n i, Media-min 8.000 
Media 15.000
M edia-m ax 50.000

2 MECCANICA NON ELETTRICA
2.1 FONDERIE DI SECONDA FUSIONE

2.1.1 radiatori, tubi e condotte Media-min
M edia
Media-max

450
1.500
5.000

1,7

3,6

2,3

3,8

Fonte: E laborazione del C entropiani su i dati delia Tav. A .l.
(a) I dati si riferiscono ad un impianto produttivo ricadente nella dimensione riportata in corsivo: cfr. paragrafo 2 del capitolo II del testo.
(b) Cfr. il riferimento nel testo al paragrafo 5.1. del capitolo II del testo.
(c) La dimensione è espressa in migliaia di tonnellate.



Oi Segue Tav. A.2.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO

(a)

'INTENSITÀ 
DI LAVORO

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM. CONSUMO

D'ACQUA
INFRASTRUT

TURE DI 
TRASPORTO INDICE 

MEDIO 
PONDERATO 
DI SINTESI 

(b)

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti
finiti

Mc/milioni

Milioni di lire correnti

Grado

.^--^''hitensità
1 bassissima
2 bassa
3 media
4 elevata
5 elevatissima

Grado

^ -^ '^ ualifìcaz.
1 elevatissima
2 elevata
3 media
4 bassa
5 bassissima

Grado ̂  Costi

1 elevatissim i
2 elevati
3 medi
4 bassi
5 bassissim i

Grado

,^ '''^ o n s u m o
1 elevatissim o
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissim o

Grado

^-""Infrastrutt.
1 più di una
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessuna

2.2 MACCHINE UTENSILI 

2.2.1 torni, fresatrici, rettifica
trici

Media-min 500 
Media 1.500 
M edia-m ax 5.000

4 1 5 5 5 4 3,8

2.3 MACCHINE TESSILI 
2.3.1 macchine per la prepara

zione alla tessitura e per  
la tessitura

Media-min 500 
M edia 3.000 
Media-max 7.000 4 2 5 5 5 4 4,0

2.4 MACCHINE AGRICOLE 
2.4.1 m ietitrebbie, presse-racco

glitrici, m otocoltivatori
Media-min 2.000 
Media 7.000 
M edia-m ax 15.000

4 3 5 5 4 4 3,7

2.5 ALTRE MACCHINE 
2.5.1 pom pe centrifughe e bru

ciatori
Media-min 600 
Media 3.000 
M edia-m ax 10.000

4 3 5 5 5 4 4,2

7.6 CARPENTERIA METALLICA
2.6.1 armadi, scaffalature, gre

che copertura soffitti
Media-min 200 
Media 600 
M edia-m ax 1.800

4 4 5 3 4 4 4,0

2.6.2 capannoni prefabbricati 
per l'edilizia, carpenteria  
pesante varia

M edia-min 2.000 
M edia 7.000 
Media-max 20.000 4 2 4 4 3 4 3,8



Segue Tav. A.2.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO 

(a)

Milioni di lire correnti

INTENSITÀ 
DI LAVORO

Grado Grado
Grado

„ ,- '^ ln te n s ità ^ ^ -''^ a lif lca z .
1 bassissima I elevatissima 1
2 bassa 2 elevata 2
3 media 3 media 3
4 elevata 4 bassa 4
5 elevatissima 5 bassissim a 5

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM.

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti
finiti

Costi

elevatissim i
elevati
medi
bassi
bassissim i

CONSUMO
D’ACQUA

Mc/milioni

INFRASTRUT
TURE DI 

TRASPORTO

Grado

Consumo
1 elevatissim o
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissim o

Grado

Infrastrutt,
1 più di una
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessuna

INDICE 
MEDIO 

PONDERATO 
DI SINTESI 

(b)

3 ELETTROTECNICA
3.1 ELETTROTECNICA STRUMENTALE

3.1.1 m otori elettrici

3.2 ELETTROTECNICA BENI DI CON
SUMO

3.2.1 elettrodom estici

4. ELETTRONICA
4.1 TELECOMUNICAZIONI E RADIO

ELETTRONICA PROFESSIONALE

4.1.1 sistem i radar, apparati per 
telecomunicazioni e appa
recchi radioelettronici vari

Media-min 1.000 
Media 4.000
M edia-m ax 15.000

Media-min 10.000 
M edia 30.000 
M edia-m ax 90.000

5 MECCANICA DI PRECISIONE
5.1 MACCHINE PER UFFICIO
5.1.1 macchine da calcolo e da 

scrivere

Media-min
Media

3.000
25.000

M edia-m ax 40.000

Media-min 6.500
Media 12.000
Media-max 20.000

4,5

4,5

4,1

4,1



35<31
Segue Tav. A.2.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ  
DI LAVORO

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM.

CONSUMO
D’ACQUA INFRASTRUT

TURE DI 

TRASPORTO INDICE 
MEDIO 

PONDERATO 
DI SINTESI 

(b)

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti
finiti

Mc/milioni

Milioni di lire correnti

Grado

^ " '^ I t ìe n s ità
1 bassissima
2 bassa
3 media
4 elevata
5 elevatissima

Grado

..."'^Qualificaz,
1 elevatissima
2 elevata
3 media
4 bassa
5 bassissim a

Grado Costi

1 elevatissim i
2 elevati
3 medi
4 bassi
5 bassissimi

Grado

^ ^ ^ C on su m o
1 elevatissim o
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissim o

Grado

-""^ntrastrutt.
1 più di una
2 porto
3 ferrovìa
4 strada
5 nesstina

5.2 OROLOGI E LORO PARTI 

5.2.1 orologi da tavolo, da mu
ro, da laboratorio, idro
m etri

1

Media-min 500 
M edia 2.000 
Media-max 6.000 5 2 5 5 5 4 4,7

5.3 STRUMENTAZIONE NON ELET
TRONICA 

5.3.1 cuscinetti a sfere Media-min 20.000 
M edia 80.000 
M edia-m ax 130.000

5 1 5 5 5 4 4,1

6  MEZZI DI TRASPORTO
6.1 MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA

6.1.1 autovetture, pezzi di ri
cambio

Media-min 30.000 
Media 250.000 
M edia-m ax 500.000

3 4 4 4 5 4 3,9

6.1.2 m otociclette e motoscoo- 
ters oltre 125 cm^ cilin
drata, m otori per veicoli 
e motomonocilindriche

Media-min 1.000 
Media 4.000 
M edia-m ax 15.000

5 4 5 5 5 4 4,7



Segue Tav. A.2.

S E T T O R I

6.2 FERROVIARIO
6.2.1 carrozze, carri, autobus

6.3 NAVALE 
6.3.1 navi in ferro

6.4 AVio
6.4.1 parti di veicoli, montag

gio, revisione

7 TESSILI

7.1 LAVORAZIONE FIBRE NATURALI 
E MISTE o

7.1.1 LANA

7.1.1.1 tessuti di lana

0 5
' 'i

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO 

(a)

Milioni di lire correnti

Media-min
3.0004.000

M edia
5.000-6.000

Media-max
12.000-15.000

Media-min 10.000 
Media 30.000
M edia-m ax 50.000

Media-min 10.000 
Media 25.000 
M edia-m ax 100.000

Media-min
Media
Media-max

1.000
7.000

15.000

INTENSITÀ  
DI LAVORO

Grado

Intensità
1 bassissima
2 bassa
3 media
4 elevata
5 elevatissim a

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

Grado

Qualificaz
1 elevatissim a
2 elevata
3 media
4 bassa
5 bassissim a

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM.

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti
finiti

Gradc^

1
2
3
4
5

Costi

elevatissim i
elevati
medi

bassissim i

CONSUMO
D’ACQUA

Mc/milioni

Grado

Consmno
1 elevatissim o
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissim o

INFRASTRUT 
TURE DI 

TRASPORTO

Grado

Infrastrutt,
1 più di una
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessuna

INDICE 
MEDIO 

PONDERATO 
DI SINTESI 

(b)

3,9

3,8

3,4

4,0



0 5
00

Segue T a v . A.2

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ 
DI LAVORO

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM.

CONSUMO
D’ACQUA INFRASTRUT

TURE DI 
TRASPORTO INDICE 

MEDIO 
PONDERATO 
DI SINTESI 

(b)

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti
finiti

Mc/milioni

Milioni di lire correnti

Grado

.^--'^tntensità
1 bassissim a
2 bassa
3 media
4 elevata
5 elevatissima

Grado

— Qualificaz.
1 elevatissima
2 elevata
3 media
4 bassa
5 bassissima

Grado Costi

1 elevatissim i
2 elevati
3 medi
4 bassi
5 bassissim i

Grado

^ ^ ^ n s u m o
1 elevatissimo
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissim o

Grado

-■'"ìnfrastrutt.
1 più di ima
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessuna

7.2 LAVORAZIONE FIBRE NATURALI
7.2.1 COTONE

7.2.1.1 filato di cotone Media-min 550 
M edia 2.300 
M edia-m ax 9.600

4 2 4 5 4 4 4,1

1 1 1  MAGLIERIA
7.2.2.1 maglieria in lana Media-min 300 

M edia 2.500 
Media-max 7.000 5 4 5 5 5 4 4,7

7.2.3 ALTRE FIBRE NATURALI 
7.2.3.1 filati di lino M edia-min 500 

Media 2.500 
M edia-m ax 6.000

4 2 5 5 3 4 3,6

7.3 LAVORAZIONE FIBRE MAN MADE 
7.3.1 calze da donna M edia-m in 400 

Media 1.500 
M edia-m ax 6.000

5 2 5 5 3 4 4,3

8 VESTIARIO E ABBIGLIAMENTO 

8.1 cappotti, giacche, ab iti uo
mo e donna, camicie

Media-min 2.000 
Media 9.000 
M edia-m ax 18.000

5 4 5 5 5 4 4,7



Segue Tav. A.2.

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ  
DI LAVORO

S E T T O R I

Milioni di lire correnti

Grado

Intensità
1 bassissima
2 bassa
3 media
4 elevata
5 elevatissim a

9 CALZATURE

9.1 calzature di qualità da 
donna

10 PELLI E CUOIO 

10.1 cuoio di tomaia

11 ALIMENTARI ED AFFINI

11.1 MOLITORIA E PASTIFICAZIONE

11.1.1 farina tipo 1 e tipo 0, 
crusca

11.1.2 pasta di semola di gra
no duro

Media-min 300 
Media 750
M edia-m ax 10.000

Media-min
M edia
Media-max

400
3.500

10.000

Media-min
Media
Media-max

700
4.000

10.000

Media-min 800
Media 3.000
Media-max 15.000

QUALIFI
CAZIONE
PROFES
SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM.

CONSUMO
D'ACQUA

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti
finiti

Me/milioni

Grado

Qualificaz.
1 elevatissim a
2 elevata
3 media
4 bassa
5 bassissim a

Grado

1
2
3
4
5

Costi

elevatissim i
elevati
medi
bassi
bassissimi

Grado

Consumo
1 elevatissim o
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissim o

INFRASTRUT
TURE DI 

TRASPORTO

Infrastrutt
1 più di una
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessuna

INDICE 
MEDIO 

PONDERATO 
DI SINTESI 

(b)

4,3

4,3

3,0

3,6



V-1 Segue Tav. A.2.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 

STABILIMENTO 
IN TERMINI 

DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ 

DI LAVORO

QUALIFI

CAZIONE

PROFES

SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM.

CONSUMO
D’ACQUA INFRASTRUT

TURE DI 

TRASPORTO INDICE 

MEDIO 

PONDERATO 

DI SINTESI 

(b)

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti
fin iti

Mc/milioni

M ilioni di lire correnti

Grado

^ '^ ta te n s ità
1 bassissima
2 bassa
3 media
4 elevata
5 elevatissima

Grado

..^'-'̂ Qualificaz.

1 elevatissima
2 elevata
3 media
4 bassa
5 bassissima

Grado Costi

1 elevatissimi
2 elevati
3 medi
4 bassi
5 bassissimi

Grado

„,^^Consumo

1 elevatissimo
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissimo

Grado

...--'^ ra s tru tt.

1 più di una
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessuna

11.3 DOLCIARIA

11.3.1 gelati, torte gelate Media-min 500 
Media 5.000 
Media-max 10.000

4 5 5 1 5 4 4,2

11.4 CONSERVE ANIMALI

11.4.1 CONSERVE DI CARNE

11.4.1.1 carne in scatola Media-min n.d. 
Media 3.000 
Media-max 8.000

5 3 5 5 3 4 4,1

11.4.2 CONSERVE DI PESCE 

11.4.2.1 tonno in scatola Media-min 400 
Media 4.000 
Media-max 8.000

5 4 5 5 3 4 4,3

11.5 CONSERVE VEGETALI

11.5.1 SURGELATI

11.5.1.1 ortofrutticoli surgelati Media-min 400 
Media 900 
Media-max 2.000

4 5 2 1 1 4 3,1

11.6 CASEARIA 

11.6.1 burro Media-min 600 
Media 2.000 
Media-max 8.000

4 4 2 5 2 4 3,5



Segue Tav. A.2

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 
IN TERMINI 

DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ 

DI LAVORO

QUALIFI

CAZIONE

PROFES

SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM.

CONSUMO
D’ACQUA INFRASTRUT

TURE DI 

TRASPORTO INDICE 

MEDIO 

PONDERATO 

DI SINTESI 

(b)

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti
fin iti

Mc/milioni

M ilioni di lire correnti

Grado

^x-''tn tensità
1 bassissima
2 bassa
3 inedia
4 elevata
5 elevatissima

Grado

^ —Qualificaz.
1 elevatissima
2 elevata
3 media
4 bassa
5 bassissima

Grado Costi

1 elevatissimi
2 elevati
3 medi
4 bassi
5 bassissimi

Grado

^^^^^nsum o

1 elevatissimo
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissimo

Grado ̂ —

-— Infrastrutt.

1 più di una
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessmia

11.7 OLEARIA 

11.7.1 olio di semi Media-min 600 
Media 1.600 
Media-max 4.500

5 4 2 4 2 4 3,7

11.8 BEVANDE ALCOOLICHE 

11.8.1 birra Media-min 350 
Media 1.000 
Media-max 5.000

3 4 3 2 3 4 3,2

11.9 BEVANDE ANALCOOLICHE 

11.9.1 aranciate, scorze di aran
cio in salamoia

Media-min 200 
Media 600 
Media-max 1.400

4 4 1 1 4 4 3,4

11.10 TABACCO 

11.10.1 sigarette Media-min 500 
Media 3.000 
Media-max 10.000

5 5 5 5 5 4 4,9

11.11 ZUCCHERO

11.11.1 zucchero, alcool etilico, 
melassa, vinaccia, polpa 
di barbabietola

Media-min 3.000 
Media 6.000 
Media-max 30.000

2 5 1 1 1 4 2,4



Segue Tav. A.2.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN  TERMINI 
DI FATTURATO

(a)

INTENSITÀ 

DI LAVORO

QUALIFI

CAZIONE

PROFES

SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM.

CONSUMO
D’ACQUA INFRASTRUT

TURE DI 

TRASPORTO INDICE 

MEDIO 

PONDERATO 

DI SINTESI 

(b)

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti

fin iti
Mc/milioni

M ilioni di lire correnti

Grado

^-'-''In tensità

1 bassissima
2 bassa
3 media
4 elevata
5 elevatissima

Grado

^-'^^ua lificaz.

1 elevatissima
2 elevata
3 media
4 bassa
5 bassissima |

Grado Costi

1 elevatissimi
2 elevati
3 medi
4 bassi
5 bassissimi

Grado ^ ^

..."■•'̂ onsmno

1 elevatissimo
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissimo

Grado

.^ '^n fra s tru tt.

1 più di una
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessuna

11.12 ALTRI ALIMENTARI 

11.12.1 caf-fè torrefatto in grani Media-min 500 
Media 4.000 
Media-max 20.000

4 4 5 5 5 4 4,4

12 MINERALI NON METALLIFERI

12.1 MINERALI NON METALLIFERI 

ESCLUSO VETRO

12.1.1 cemento Media-min 1.000 
Media 6.000 
Media-max 20.000

1 3 1 1 2 4 1,9

12.1.2 piastrelle da rivestimen
to in maiolica

Media-min 400 
Media 1.000 
Media-max 5.000

5 5 1 1 4 4 3,9

12.2 VETRO

12.2.1 lastre di vetro Media-min 200 
Media 500 
Media-max 5.000

4 4 2 1 3 4 3,3

13 DERVATI DEL PETROLIO E CAR

BONE

13.1 DERIVATI DEL PETROLIO

13.1.1 raffinerie di petrolio Media-min {c) 1.000 
Media 5.000 
Media-max 20.000

1 1 5 1 1 1 1,4

(c) La dimensione è espressa in migliaia di tonnellate.



Segue Tav. A.2.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 
IN TERMINI 

DI FATTURATO

(a)

INTENSITÀ 

DI LAVORO

QUALIFI

CAZIONE

PROFES

SIONALE

COSTI TJ 
PER 20

Materie prime 
semiprodotti

lASPORTI 
IO KM.

Prodotti
fin iti

CONSUMO
D’ACQUA

Mc/milioni

INFRASTRUT

TURE DI 

TRASPORTO INDICE 

MEDIO 

PONDERATO 

DI SINTESI 

(b)
Milioni di lire correnti

Grado

^ — mtensità
1 bassissima
2 bassa
3 media
4 elevata
5 elevatissima

Grado

,-^^^a lifìc a z .

1 elevatissima
2 elevata
3 media
4 bassa
5 bassissima

G r a d c C o s t i

1 elevatissimi
2 elevati
3 medi
4 bassi
5 bassissimi

Grado

1 elevatissimo
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissimo

Grado ____^

^^ ta fra s tru tt.
1 più di mia
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessmia

14 GOMMA

14.1 pneumatici e camere d’aria 
per aerei, moto e biciclette

Media-min 2.000 
Media 9.000 
Media-max 30.000 4 3 5 5 2 4 3,6

15 CHIMICA PRIMARIA

15.1 CHIMICA DI BASE

15.1.1 CHIMICA DI BASE INORGA

NICA

15.1.1.1 acido solforico Media-min 1.000 
Media 8.000 
Media-max 20.000

2 2 3 1 3 4 2,1

15.1.2 CHIMICA DI BASE ORGANICA 

15.1.2.1 impianto petrolchimico 
complesso

Media-min 60.000 
Media 100.000 
Media-max 200.000

2 1 2 3 2 4 2,1

15.1.2.2 fenolo e acetone
O

Media-min 700 
Media 1.200 
Media-max 3.500 2 2 3 2 1 4 2,1

15.1.2.3 aldeide formica (3 6 % ) Media-min 400 
Media 1.000 
Media-max 3.600 1 2 2 1 1 4 1,6

Co



Segue Tav. A.2.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 

STABILIMENTO 
IN TERMINI 

DI FATTURATO

(a)

INTENSITÀ 

DI LAVORO

QUALIFI

CAZIONE

PROFES

SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM.

CONSUMO
D’ACQUA

INFRASTRUT

TURE DI 

TRASPORTO INDICE 

MEDIO 

PONDERATO 

DI SINTESI 

(b)

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti
fin iti

Mc/milioni

M ilioni di lire correnti

Grado

—'"Intensità
1 bassissima

2 bassa
3 media
4 elevata
5 elevatissima

Grado

..--'""Qualifìcaz.
1 elevatissima

2 elevata
3 media
4 bassa
5 bassissima

Grado Costi

1 elevatissimi
2 elevati
3 medi
4 bassi
5 bassissimi

Grado 

, ____
1 elevatissimo
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissimo

Grado

^^""S itrastrutt.
1 più di una
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessmia

15.2 CHIMICA DEI DERIVATI

15.2.1 MATERIE PLASTICHE ED ELA

STOMERI

15.2.1.1 nylon Media-min 5.000 
Media {c) 12.000 
Media-max 20,000

2 2 5 5 3 4 3,0

15.2.1.2 cloruro di vinile Media-min 2.000 
Media 8.000 
Media-max 14.500

1 2 2 2 1 4 1,7

15.2.2 FIBRE ARTIFICIALI E SINTE

TICHE

15.2.2.1 rayon viscosa Media-min 1.500 
Media 5.000 
Media-max 35.000

2 2 2 4 2 4 2,4

16 PARACHIMICA

16.1 FARMACEUTICI

16.1.1 farmaci vari Media-min 1.500 
Media 10.000 
Media-max 30.000

5 2 5 5 4 4 4,1

16.2 COSMETICI

16.2.1 saponi da bucato, saponi 
da toletta, glicerina

Media-min 400 
Media 3.500 
Media-max 15.000

4 3 4 4 3 4 3,6

(c) La dimensione è espressa in migliaia di tonnellate.



Segue Tav. A.2.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN TERMINI 
DI FATTURATO 

(a)

Milioni di lire correnti

INTENSITÀ 

DI LAVORO

Grado

Intensità
1 bassissima
2 bassa
3 media
4 elevata
5 elevatissima

QUALIFI

CAZIONE

PROFES

SIONALE

Oualifìcaz
1 elevatissima
2 elevata
3 rtìedia
4 bassa
5 bassissima

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM,

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti
fin iti

Grado

1
2
3
45

Costi

elevatissimi
elevati
medi
bassi
bassissimi

CONSUMO
D’ACQUA

Mc/milioni

Grado

Consmno
1 elevatissimo
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissimo

INFRASTRUT

TURE DI 

TRASPORTO

Infrastrutt

1 più di una
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessuna

INDICE 

MEDIO 

PONDERATO 

DI SINTESI 

(b)

16.3 VERNICI, PITTURE E INCHIO

STRI

16.3.1 vernici e pitture

17 CARTA E CARTOTECNICA 

17.1 carta greggia per sacchi 
imballaggio

17.2 fustini e scatole in carto
ne e cartoncino

18 POLIGRAFICHE

18.1 libri economici e manuali

19 LEGNO E MOBILI IN  LEGNO 

19.1 mobili in legno

Media-min 500 
Media 7.000
Media-max 15.000

Media-min 3.000 
Media 9.000
Media-max 20.000

Media-min 200 
Media 1.000
Media-max 6.000

Media-min 300 
Media 2.000
Media-max 10.000

Media min 1.200 
Media 1.500
Media-max 7.000

4,0

1,9

4,1

4,0

4,5



Segue Tav. A.2.

S E T T O R I

DIMENSIONI DELLO 
STABILIMENTO 

IN  TERMINI 
DI FATTURATO 

(a)

INTENSITÀ 

DI LAVORO

QUALIFI

CAZIONE

PROFES

SIONALE

COSTI TRASPORTI 
PER 200 KM.

CONSUMO
D’ACQUA INFRASTRUT

TURE DI 

TRASPORTO INDICE 

MEDIO 

PONDERATO 

DI SINTESI 

(b)

Materie prime 
semiprodotti

Prodotti
fin iti

Mc/milionì

M ilioni di lire correnti

Grado

,^-^ìn tensità
1 bassissima
2 bassa
3 media
4 elevata
5 elevatissima

Grado

^-'■'Qualificaz.

1 elevatissima
2 elevata
3 media
4 bassa
5 bassissima

Grado Costi

1 elevatissimi
2 elevati
3 medi
4 bassi
5 bassissimi

Grado

Consumo
1 elevatissimo
2 elevato
3 medio
4 basso
5 bassissimo

Grado

-^■ ^fra s tru tt.

1 più di una
2 porto
3 ferrovia
4 strada
5 nessuna

20 OGGETTI IN  PLASTICA 

20.1 Oggetti in plastica fino a 
1 Kg

Media-min 1.500 
Media 7.000 
Media-max 20.000

4 3 4 4 4 4 3,8

21 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTU

RIERE

21.1 lampade elettriche a in
candescenza e a fluore
scenza

Media-min 400 
Media 6.000 
Media-max 12.000

5 4 5 5 5 4 4,7

21.2 cavi isolanti in carta, in 
PVC, in gomma

Media-min 300 
Media 3.500 
Media-max 12.000

5 5 5 5 5 4 4,9



Tav. A.3 - Fattori di localizzazione industriale presenti nelle regioni del Mezzogiorno
(valori assoluti)

REGIONI

SUPERFICIE

TOTALE

RETE STRADALE RETE
FERRO
VIARIA

INFRASTRUTTURE

PORTUALI

AERO

PORTI

DISPONIBILITÀ

IDRICA

AGGLOMERATI 
INDUSTRIALI 
NELLE A.S.I. 

E N.I.

CON
CENTRA
ZIONE

UR
BANA

QUALI
FICA
ZIONE

PROFES
SIONA

LE

Kmq.

Km. 
per 100 

Km2 di 
superficie

Km. 

per 1.000 
veicoli in 
circola
zione

Km.
per

100.000
abitanti

Km. 
per 100 
Km2 di 
superficie

Categorie

e classi

No N» Litri/sec. 
per Kmq 
di super

ficie

Litri/sec.
perl.OCO
abitanti

NO ha per 
100 Kmq 
di super
ficie re
gionale

Valore % 

(a)

Indice
medio

(a)

Campania

13.595 

di cui pianura 

1.982
116,3 23,6 318,0 9,9

I -
II - 1“ classe 
II - 2 “ »
II - 3" »
II - 4“ »

7 
1 
4
8

45

3 0,95 2,57 18 34,04 39 1,67

Abrazzi

10.794 

di cui pianura 127 t 64,0 1.111,0 6,2 
(Compre
so il Mo

lise)

I -
1 1 - 1 “ classe 
1 1 - 2 “ »
II - 3“ »
II - r  »

1

2

13

1 0,30 2,69 7 15,07 18 1,64

Molise

4.437 

di cui pianura 57,4 64,3 757,0 —

I -
II - 1“ classe 
II - 2 “ »
II - 3“ » 
1 1 - 4 “ » 1

— 0,20 2,53 1 12,28 — 1,60

o

Puglia

19.347 

di cui pianura 

10.303

78,8 26,4 423,0 7.9

I -
II - 1“ classe 
1 1 - 2 “ »
II - 3“ »
II - 4“ »

10
2
5
3

24

4 0,29 1,56 13 43,82 31 1,67

FONTE: Elaborazione Centropiani su dati ISPE/ISRIL (Pogetto-quadro gruppo Proreind B). 
(a) Per i criteri di valutazione, cfr. il paragrafo 5.2. del capitolo I I  del testo.



Segue Tav. A.3.

REGIONI

SUPERFICIE

TOTALE

RETE STRADALE RETE
FERRO
VIARIA

INFRASTRUTTURE

PORTUALI

AERO

PORTI

DISPONIBILITÀ

IDRICA

AGGLOMERATI 
INDUSTRIALI 
NELLE A.S.I. 

E N .I.

CON
CENTRA
ZIONE

UR
BANA

QUALI
FICA
ZIONE

PROFES
SIONA

LE

Kmq.

Km. 
Per 1.000 
Km2 di 
superficie

Km. 
per 1.000 
veicoli in 
circola
zione

Km.
per

100.000
abitanti

Km. 

per 100 
Km2 di 
superficie

Categorie 

e classi

NO N» Litri/sec. 
per Kmq 
di super

ficie

Litri/sec. 
per 1.000 
abitanti

N» ha per 
100 Kmq 
di super
ficie re
gionale

Valore % 

(a)

Indice
medio

<a)

Basilicata

9.990 

di cui pianura 

802
58,2 72,0 820,0 6,4

I -
II - V classe 
II - 2 “ »
II - 3“ »
II - 4" » 2

— 0,08 1,27 4 31,27 8 1,68

Calabria

15.080 

di cui pianura 

1.301
93,3 56,4 679,0 8,1

I -
II - P  classe 
II - 2 “ »
II - 3“ »
II - 4“ »

8

3
2

45

2 0,27 1,93 4 13,89 10 1,64

Sicilia

27.708 

di cui pianura 

3.641
67,9 22,3 356,0 6,8

I -
II - 1“ classe 
II - 2“ »
II - 3“ »
II - 4" »

12
6

10
4

77

5 0,27 1,56 13 30,06 44 1,65

Sardegna
24.090 

di cui pianura 

4.450

43,5 48,7 705,0 5,2

I -
II - 1" classe 
II - 2 “ »
II - 3" »
II - 4" »

15
2
5
4

44

2 0,16 2,58 9 39,63 22 1,65



(indici caratteristici)

Tav. A.4 - Fattori di localizzazione industriale presenti nelle regioni del Mezzogiorno (a).

REGIONI
SUPER

FICIE

TOTALE

SUPER

FICIE

PIANA

RETE

STRADALE

RETE

FERRO

VIARIA

PORTI 

E AERO

PORTI

DISPO

NIBILITÀ

IDRICA

PRESENZA 

DI AGGLO

MERATI 

INDU

STRIALI

CONCEN

TRAZIONE

URBANA

QUALIFI

CAZIONE

PROFES

SIONALE

INDICE 

MEDIO 

PONDE

RATO DI 

SINTESI

Campania

Abruzzi

Molise

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

2

3

5

5

3,7

1.5 

0,5

3.5 

0,5

2.5

5.0

3.0

4.5

4.5

3.5

2.5 

1,0

3.0

2.5

3.0

2

2

5

4

2

4

4

4

2

1

4 

1 

2

5 

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3.7

2.5

1.7

3.6

1.9

2.7 

3,5

2.9

Fonte: Elaborazione Centropiani sui dati della Tav. A.3.

(a) Per i criteri di valutazione dei singoli indici caratteristici, cfr. il paragrafo 5.2. del capitolo I I  del testo.



Tav. A.5 - Matrice dei coefficienti diretti degli inputs di produzione interna, 33 settori a prezzi départ-usine - Anno 1967

•g
sw
*33

§

is
E

SETTORI DI IMPIEGO

SETTORI DI ORIGINE

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste 
e caccia

Pesca
Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 

e delle 
bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario, 

abbigliamento 
e arredamento

Industrie 
pelli, cuoio 

e calzature

z 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e caccia — 0,00156160 0,00752571 0,43705502 0,06675840 0,00798698 0,00258670 0,00162636

2 Pesca ............................... ..................... — — — 0,00105131 — — — —

3 Industrie e s t r a t t iv e ............................... — 0,00105203 — 0,00037539 — — — 0,00054359

4 Industrie alimentari e delle bevande . 0,04335228 0,01471193 0,00000554 — 0,00000505 0,00093958 0,00072409 0,03462794

5 Industrie del t a b a c c o ........................... — — — — — — — —

6 Industrie t e s s i l i ................................... 0,06456809 _ 0,00064261 0,00022112 0,43066384 0,02169955
7 Industrie del vestiario e dell'abbiglia

m ento e a r r e d a m e n to ...................... 0,00043813 0,00231774 0,00043432 0,00033862 0,00062462
8 Industrie delle pelli e cuoio e delle cal

zature ................................................. 0,00007421 _ — — — 0,00035821 0,01056560

9 Industrie del l e g n o ............................... 0,00022724 0,03916331 0,00009134 0,00203746 0,00069115 0,00312292 0,00085604 0,00406590

10 Industrie m e t a l lu r g ic h e ...................... 0,00041243 0,00207940 0,01434562 0,00192288 0,00014404 __ _
11 Industrie m eccaniche (escluse le ripa

razioni) ....................... 0,00110213 0,03018821 0,01507632 0,00979963 0,00072400 0,00242939 0,00590610 0,00825997
12 Industrie della costruzione dei mezzi di 

trasporto ............................................ 0,00328758 _
13 Riparazione di autoveicoli, m otoveicoli 

i  biciclette; riparazioni meccaniche 
v a r i e ...................................................... 0,00288802 0,02184598 0,00505958 0,00596467 0,00016931 0,00615187 0,00390756 0,00475829

14 Industrie della lavorazione dei minerali 
non m e t a ll if e r i................................... 0,00165210 — 0,00044285 0,00471404 _ _ 0,00033154 0,00133026

15 Industrie chimiche e a f f i n i .................. 0,03391052 0,00971480 0,02305318 0,01949585 0,00275070 0,10451901 0,01029307 0,07298443
16 Industrie dei derivati del petrolio e del 

carbone ................................................. 0,00471084 0,03225117 0,02036563 0,01189181 0,00129764 0,01011982 0.00284066 0,00444303

17 Industrie della g o m m a ........................... 0,00036749 0,00105203 0,00114034 0,00076432 0,00001137 0,00089729 0,00177044 0,00712859

Fonte: ISTAT.



Segue Tav. A.5.

•3
T3

0)
£3
0

0>

SETTORI DI IMPIEGO

SETTORI DI ORIGINE

Industrie 
del legno

Industrie
metallurgiche

Industrie 
meccaniche 
(esclusei le 
riparazioni)

Industrie 
costruzione 
dei mezzi 

di trasporto

Industrie 
riparazione 

di autoveicoli, 
motoveicoli 
e biciclette; 
riparazioni 
meccaniche, 

varie

Industrie 
lavorazione 

minerali non 
metalliferi

Industrie
chimiche 
e affini

Industrie 
dei derivati 
del petrolio 
e carbone

2 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e caccia 0,04913938 0.00019850 — — — 0,00152290 0,00454467 —

2 Pesca ..................................................... — — — — — — 0,00004661 —

3 Industrie e s tr a t t iv e ............................... — 0,02100202 0,00025153 — — 0,07906224 0,00693409 0,00530966

4 Industrie alimentari e delle bevande . 0,00334273 — 0,00000048 — — — 0,02332663 0,00181872

5 Industrie del t a b a c c o .......................... — — — — — — 0,00002255 —

6 Industrie t e s s i l i ................................... n 00655847 — 0,00026967 0,00365446 — 0,00056875 0,00366287 —

7 Industrie del vestiario e dell’abbiglia- 
m ento e a r r e d a m e n to ...................... 0,00288495 _ 0,00064888 0,00038011 _ 0,00004022 0,00012517

8 Industrie delle pelli e cuoio e delle cal
zature ................................................ 0,00109479 — 0,00248742 0,00346011 — ----- 0,00008457 —

9 Industrie del l e g n o ............................... — — 0,00664966 0,00559988 — 0,01225412 0,00490701 0,00001124

10 Industrie m e t a l lu r g ic h e ...................... 0,00360593 _ 0,17125557 0,13398639 0,02840724 0,01975537 0,01118708 0,00054023
11 Industrie meccaniche (escluse le ripa

razioni) ................................................ 0,02203601 0,00272133 0,17460520 0,15597141 0,00788259 0,00970464 0,00423463
12 Industrie della costruzione dei mezzi di 

trasporto ............................................ _ _ 0,08088709 _ _ _
13 Riparazione di autoveicoli, motoveicoli 

e biciclette; riparazioni meccaniche 
varie . . < . ................................... 0,00249169 0,00352919 0,00616139 0,00271518 0,01643742 0,00822596 0,00200629

14 Industrie della lavorazione dei minerali 
non m e t a llif e r i.......................... ....  .

o
0,00864665 0,01492404 0,00527148 0,01201918 0,00317661 — 0,01188771 0,00017207

15 Industrie chimiche e a f f i n i ................. 0,05085273 0,01991949 0,02374324 0,02450967 0,02177199 0,03534049 _ 0,00532323
16 Industrie dei derivati del petrolio e del 

carbone ................................................ 0,00398383 0,04339529 0,01223067 0,00868561 0,01465159 0,06441499 0,05562156 —

17 Industrie della g o m m a .......................... 0,00248861 0,00038258 0,00380952 0,03747291 0,00225618 0,00133468 0,00213758 0,00030150
Oo



Segue Tav. A.5.

1
«
•53T3
V

1U
B

SETTORI DI IMPIEGO

SETTORI DI ORIGINE

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

Industrie 
poligrafiche 
ed editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie
delle

costruzioni

Produzione e 
distribuzione 
di energia 
elettrica

Produzione e 
distribuzione 

di gas e 
distribuzione 
di metano

Distribuzione 
di acqua

2 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e caccia — 0,03501759 _ 0,00607051 0,00062501 0,00021635 _ __

2 Pesca ..................................................... — — — 0,00189081 — — -- —

3 Industrie e s t r a t t iv e ............................... — — — — 0,01354667 0,01194277 0,28199960 —

4 Industrie alimentari e delle bevande . 0,00056309 0,00000883 — 0,00753141 — — — —

5 Industrie del t a b a c c o .......................... — — — — — __ — __

6

7

Industrie t e s s i l i ...................................
Industrie del vestiario e dell’abbiglia-

0,07029984 0,00533433 0,01049137 0,00742792 — — — 0,00098183

8

m ento e a r r e d a m e n to ......................
Industrie delle pelli e cuoio e delle cal

— — — 0,00048564 0,00036181 — — —

zature ................................................. — 0,00048221 0,00195055 0,00216349 — — — —

9 Industrie del l e g n o ............................... — 0,00270603 — 0,01156382 0,03632955 0,00198069 — —

10

11

Industrie m e t a l lu r g ic h e ......................
Industrie meccaniche (escluse le ripa

0,01491556 0,00128236 0,00451405 0,04205768 0,04202010 0,00375416 — 0,00484777

12

razioni) .................................................
Industrie della costruzione dei mezzi di

0,00465761 0,00412086 0,00636128 0,00851265 0,02921346 0,04278204 0,00780507 0,01217641

13
trasporto ............................................

Riparazione di autoveicoli, motoveicoli 
e biciclette; riparazioni meccaniche

**“ ' — -- -- —

14
v a r i e ......................................................

Industrie della lavorazione dei minerali
0,00874448 0,00745217 0,00283856 0,00486437 0,00406419 0,00128211 0,00420958 0,00547018

non m e t a ll if e r i ................................... 0,00153895 0,00044512 0,00015917 0,01432839 0,14206259 — — —

15
16

Industrie chimiche e a f f i n i ..................
Industrie, dei derivati del petrolio e del

0,11519940 0,08477525 0,05468104 0,05686774 0,01401308 0,00545755 0,00104536 0,04279716

carbone ................................................. 0,01867885 0,03862268 0,00967177 0,01002132 0,01138845 0,07809004 0,02584344 0,03578410

17 Industrie della g o m m a ........................... — 0,00158617 0,00046774 0,01364173 0,00086753 0,00026206 0,00072191 0,00267373



Segue Tav. A.5.

SETTORI DI ORIGINE

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

26

Trasporti 
e attività 
ausiliarìe 

dei trasporti

■ 27

Comuni

cazioni

28

Credito,
assicurazioni 
e gestioni 
finanziarie

Servizi
vari

29 30

Locazione 
di fabbricati 
residenziali

31

Pubblica
ammini
strazione

32

Recupero 
di rottami 
metallici, 

stracci, ecc.

33

Agricoltura, zootecnia, foreste e caccia

Pesca .................................................

Industrie e s t r a t t iv e ...........................

Industrie alimentari e delle bevande 

Industrie del t a b a c c o ......................

Industrie t e s s i l i ...............................
Industrie del vestiario e dell’abbiglia

m ento e a r r e d a m e n to .................
Industrie delle pelli e cuoio e delle cal 

zature ............................................

Industrie del legno

10
11

12

13

14

15
16

17

Industrie m e t a l lu r g ic h e .................
Industrie meccaniche (escluse le ripa

r a z i o n i ) ............................................
Industrie della costruzione dei mezzi d

trasporto .......................................
Riparazione di autoveicoli, motoveicol 

e biciclette; riparazioni meccaniche
v a r i e .................................................

Industrie della lavorazione dei minerai 
non m e t a llif e r i...............................

Industrie chimiche e affini . . . .  
Industrie dei derivati del petrolio e de 

c a r b o n e ............................................

Industrie della gomma

0,00084452

0,00005639

0,00143362

0,00128374

0,00249151

0,00932477

0,00043096

0,02125426

0,00044589

0,00860810

0,04047276

0,00322021

0,00662709

0,00144831

0,00210458

0,00728541

0,00605859

0,00010921

0,00648522

0,00445821

0,02767600

0,03790293

0,00201375

0,00098361

0,00025615

0,00019775

0,00089311

0,00003757

0,00044297

0,00226265

0,00015369

0,00128006

0,00079953

0,00553998

0,03247009

0,02707731

0,00015164

0,00281012

0,09071044

0,01500280

0,00021928 0,00005086

0,00008771

0,00411965

0,00146367

0,00033165

0,00713880

0,00696475

0,00020146

0,00458835

0,00038647

0,00003173

0,00028439

0,00129378

0,00125187

0,00188452

0,00039668

0,00156311

0,00011026

0,00138189

0,00030351

0,00017129

0,00005470

0,00517153

0,00037321

0,00181980

0,00125936

0,00005314

0,00845949

0,00032633

0^01413957

0,03386921

0,00252747

0,00176932

0,00011196

0,01359489

0,01723337

0,00048027

0,00146512

0,00011484

0,00018513

0,00249849

0,00163009

0,01246739

0,01842186

0,00428001

0,00193904

0,00413468

0,00846567

0,00087534

0,00378512

0,00183849

0,00475844

0,01703797

0,01588769

0,00134691



Oo Segue Tav. A.5.

1
V)
*0)

<ù
1

SETTORI DI IMPIEGO

SETTORI DI ORIGINE

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste 
e caccia

Pesca
Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 

e delle 
bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario, 

abbigliamento 
e arredamento

Industrie 
pelli, cuoio 
e calzature

2 1 2 3 4 5 6 7 8

18 Industrie della carta e cartotecnica . . 0,00039013 0,00441358 0,00004982 0,00798071 0,00477992 0,00482355 0,00264704 0,01673207

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . . 0,00010060 — — 0,00571172 0,00191045 0,00606849 0,00447715 0,00189153

20 Industrie manifatturiere varie . . . . 0,00003983 0,00290129 — 0,00039131 0,00007202 0,00039227 0,00316093 0,00029316

21 Industrie delle c o s tr u z io n i.................. 0 00032664 0,00086299 — 0,00105607 0,00015794 0,00130131 0,00057224 0,00120651

22 Produzione e distribuzione di energia 
e l e t t r i c a ................................................. 0,00259559 0,00117531 0,03710264 0,00933712 0,00102093 0,01529864 0,00685829 0,01155836

23 Produzione e distribuzione di gas; di
stribuzione di m e t a n o ...................... 0,00000170 — 0,00040133 0,00067189 _ 0,00191556 0,00017373 0,00029463

24 Distribuzione di a c q u a ........................... 0,00649366 _ _ 0,00044476 0,00001390 0,00018380 0,00007029 0,00008250
25 Commercio e attività ausiliarie del com

m ercio .................................................. 0,02315113 0,02426235 0,00831454 0,02374043 0,00075812 0,02974932 0,06324506 0,03488280

26 Alberghi e pubblici e s e r c iz i.................. 0,00001174 _ 0,00383066 0,00165603 0,00001643 0,00207822 0,00056561 0,00068207
27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra

sporti ................................................. 0,00460429 0,00636147 0,01339349 0,01546267 0,00082887 0,01577665 0,00660234 0,01229052

28 C o m u n ic a z io n i...................... .... 0,00831758 0,00452262 0,00530138 0,00009476 0,00474956 0,00220807 0,00145989
29 Credito, assicurazioni e gestioni finan

ziarie ..................................................... 0,01573014 0,00950111 0,05672650 0,00923792 0,00400664 0,02965771 0,01118293 0,01735080

30 Servizi v a r i ............................................ 0,00462386 0,00004931 0,00701919 0,00513720 0,00319167 0,00383582 0,00245275 0,00243365

31 Locazione di fabbricati residenziali . . — — — — — — — —

32 Pubblica A m m in istr a z io n e .................. 000008119 _ 0,00013009 0,00027564 _ 0,00108110 —
33 Recupero di rottam i metallici, strac

ci, ecc...................................................... — — — — — 0,00408892 0,00051124 0,00006777

TOTALE ........................................ 0,28163886 0,21859699 0,58255416 0,08996305 0,25752599 0,57517331 0,26331879



Segue Tav. A.5.

*c
è

-a

a0
1<u
Fi

SETTORI DI IMPIEGO

SETTORI DI ORIGINE

Industrie 
del legno

Industrie
metallurgiche

Industrie 
meccaniche 
(esclusa le 

, riparazioni)

Industrie 
costruzione 
dei mezzi 

di trasporto

Industrie 

riparazione 
di autoveicoli, 

motoveicoli 
e biciclette; 
riparazioni 
meccaniche 

varie

Industrie 
lavorazione 

minerali non 

metalliferi

Industrie 
chimiche 
e affini

Industrie 
dei derivati 
del petrolio 
e carbone

3
2 9 10 11 12 13 14 15 16

18 Industrie della carta e cartotecnica . . 0,00173896 0,00025794 0,00473643 0,00065993 — 0,01520703 0,01552051 0,00014881

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . . 0,00167546 0,00199945 0,00850705 0,00882982 — 0,00490605 0,01223539 0,00112696

20 Industrie manifatturiere varie . . . . 0,00017922 0,00015753 0,01354227 0,00262636 0,00595694 0,00043756 0,00065853 0,00014300

21 Industrie delle c o s tr u z io n i.................. 0,00050694 0,00362152 0,00196955 0,00163933 0,00033281 0,00379707 0,00299683 0,00152458

22 Produzione e distribuzione di energia 
e l e t t r i c a ................................................ 0,00932257 0,05929684 0,01669909 0,00948450 0,00482976 0,04537177 0,04436757 0,00432144

23 Produzione e distribuzione di gas; di
stribuzione di m e t a n o ...................... 0,00004506 0,00641555 0,00121949 0,00024401 _ 0,00926290 0,01426773 0,00077004

24 Distribuzione di a c q u a .......................... 0,00006247 0,00034623 0,00016180 0,00007402 _ 0,00142838 0,00083669 0,00031274
25 Commercio e attività ausiliarie del com

m ercio ............................... .... 0,01256494 0,00294118 0,02082292 0,01737839 0,04328373 0,01209523 0,01804074 0,00052008

26 Alberghi e pubblici e s e r c iz i................. 0,00170804 0,00289431 0,00275243 _ 0,00243388 0,00538625 0,00063983
27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra-

0,04145412 0,02354564 0,02519634 0,01141966 0,04809164 0,02289625 0,00589019

28 C o m u n ica z io n i........................................ 0,00150648 0,00455632 0,00871468 0,00786237 0,00200499 0,00472597 0,01553292 0,00150171
29 Credito, assicurazioni e gestioni finan-

0,02172775 0,03647021 0,02063820 0,02535584 0,00983000 0,02614603 0,02477975 0,00853592

30 Servizi v a r i ............................................ 0,00390805 0,00129604 0,00476149 0,00688632 0,00033643 0,00498508 0,01220495 0,00106069

31 Locazione di fabbricati residenziali . . — — — — — — — —

32
O

Pubblica A m m in istr a z io n e ................. _ 0,00088403 _ 0,00075782 _ _ 0,00103214 0,00013099
33 Recupero di rottami metallici, strac-

— 0,05122979 0,00098132 — — 0,00080667 — 0,00064913

TOTALE ....................................... 0,22146719 0,31870723 0,36197375 0,51683618 0,38511643 0,41826881 0,33309000 0,04711885



OoOì Segue Tav. A.5.

1

1

1

i

SETTORI DI IMPIEGO

SETTORI DI ORIGINE

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

Industrie 
poligrafiche 
ed editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie
delle

costruzioni

Produzione e 
distribuzione 

di energia 
elettrica

Produzione e 
distribuzione 

dì gas e 
distribuzione 
di metano

Distribuzione 
di acqua

J 17 IS 19 20 21 22 23 24

18 Industrie della carta e cartotecnica . . 0,00495826 — 0,23770190 0,01418708 0,00076874 0,00023464 0,00053440 0,00113085

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . . 0,00883621 0,00481503 — 0,01357804 0,00040078 0,00373740 0,00686752 0,00196365

20 Industrie manifatturiere varie . . . . 0,00064717 0,00026848 0,01518972 — 0,01215805 0,01566722 0,00026720 0,00052598

21 Industrie delle c o s tr u z io n i.................. 0,00381425 0,00217966 0,00065903 0,00232869 — 0,01443843 0,00346423 0,10877245

22 Produzione e distribuzione di energia 
e l e t t r i c a ................................................ 0,01779727 0,05787044 0,00643249 0,01429854 0,00289843 0,01695082 0,05381642

23 Produzione e distribuzione di gas; di
stribuzione di m e t a n o ...................... 0,00237467 0,00289326 0,00012706 0,00084987 — 0,00853523 — 0,00035942

24 Distribuzione di a c q u a ........................... 0,00015033 0,00041862 0,00008796 0,00010151 0,00048999 _ 0,00123756 _
25 Commercio e attività ausiliarie del com

m ercio ................................................. 0,01074970 0,00907720 0,02287464 0,03094567 0,01744901 0,00937474 0,00506743 0,00559291

26 Alberghi e pubblici e s e r c iz i.................. 0,00494807 0,00185818 0,00224795 0,00200028 0,00037343 0,00255051 0,00249856 0,00164807
27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra

sporti ................................................. 0,01613602 0,02125961 0,01448462 0,01437218 0,02172393 0,00659568 0,00778631 0,00768806

28 C o m u n ica z io n i........................................ 0,00807947 0,00358743 0,02005004 0,00415183 0,00147476 0,00281562 0,00691909 0,00453219
29 Credito, assicurazioni e gestioni finan

ziarie ..................................................... 0,02099237 0,02117482 0,02436583 0,01713078 0,06069761 0,02685885 0,00990517 0,02127585

30 000475188 0,00279787 0,00404771 0,00475490 0,00283964 0,00354543 0,00869573 0,00615395

31 Locazione di fabbricati residenziali . . — — — — — — — —

32 Pubblica A m m in istra z io n e.................. — — 0,00198038 0,00137307 — — _
33 Recupero di rottam i metallici, strac

ci, ecc...................................................... 0,00118988 0,01681551 — — 0,00022970 — — —

TOTALE ........................................ 0,34002333 0,32684971 0,43940448 0,30810723 0,41736958 0,24012152 0,39181898 0,31819098
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SETTORI DI IMPIEGO

SETTORI DI ORIGINE

Commercio 
e attività 
ausiliarie 

del 
commercio

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

Comuni
cazioni

Credito, 
assicura
zioni e 
gestioni 

finanziarie

Servizi

vari

Locazione 
di fabbricati 
residenziali

Pubblica
ammini
strazione

Recupero 
di rottami 
metallici, 

stracci, ecc.

2 25 26 27 28 29 30 31 32 33

18 Industrie della carta e cartotecnica . . 0,01701994 0,00276699 0,00211852 0,00146367 0,00226127 0,00119059 0,00027813 0,00407167 —

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . . 0,00424897 0,00329262 0,00202631 0,00645494 0,01138933 0,01798360 0,00076144 0,00587267 —

20 Industrie manifatturiere varie . . . . 0,00514000 0,00103689 0,00343304 0,00022295 0,02040948 0,00079715 0,00132233 —

21 Industrie delle c o s tr u z io n i................. 0,01251013 0,01057040 0,02740950 0,00290124 0,00479925 0,06198290 0,03419381 —

22 Produzione e distribuzione di energia 
e l e t t r i c a ................................................ 0,01843181 0,03418061 0,00715748 0,00695105 0,00355789 0,00786466 0,00739322 0,00676901 0,00631182

23 Produzione e distribuzione di gas; di
stribuzione di m e t a n o ...................... 0,00093801 0,00934815 0,00060314 ____ 0,00003418 0,00062952 — 0,00012009 ____

24 Distribuzione di a c q u a .......................... 0,00110921 0,00559317 0,00041394 0,00041251 0,00012653 0,00030382 0,00042859 0,00038110 ____

25 Commercio e attività ausiliarie del com
m ercio ................................................. — 0,01291125 0,01676203 0,00991265 0,01006748 0,00970603 0,00145714 0,00795144 0,00395226

26 Alberghi e pubblici e s e r c iz i................. 0,00331806 ____ 0,00120629 0,00541749 0,00473084 0,00083238 ____ 0,00131979
27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra

sporti ................................................ 0,01933489 0,00845100 — 0,03927918 0,00453352 0,00473392 0,00035450 0,00507795 0,00175000

28 C o m u n ica z io n i........................................ 0,01758787 0,00608438 — , 0,01806653 0,00784059 0,00021848 0,00703511 0,00417838
29 Credito, assicurazioni e gestioni finan

ziarie ..................................................... 0,01989965 0,03936630 0,03679040 ____ 0,00815223 0,01848989 0,06205171 0,13127986

30 Servizi v a r i ............................................ 0.01447999 0,00410623 0,00838731 0,01613115 — 0,03549148 0,02347830 —

31 Locazione di fabbricati residenziali . .O — — — — — — — — —

32 Pubblica A m m in istr a z io n e................. 0,00048416 — 0,00025581 0,00154178 0,00057610 0,00047511 ___ _ _

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci, ecc..................................................... — — — — — — — — —

TOTALE ....................................... 0,22925383 0,24833073 0,27277719 0,17295531 0,08146621 0,15483168 0,16042657 0,21653880 0,19212694
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Tav. A.6. - Coefficienti di valore aggiunto, produttività del lavoro e coefficienti medi di capitale per addetto nei settori di attività econo
mica (1967).

S E T T O R I

Coefficienti 
di valore ag
giunto al co
sto dei fattori

lire

Produttività

(a)

lire

Coefficienti 
di capitale 
per addetto 

(b)

migliaia di lire

S E T T O R I

Coefficienti 
di valore ag
giunto al co
sto dei fattori

lire

Produttività

(a)

lire

Coefficienti 
di capitale
per addetto 

(b)

migliaia di lire

1. Agricoltura - zootecnia 
foreste - caccia . .

2. P e s c a ......................
3. Industrie estrattive .

4. Industrie alimentari 
bevande ..................

5. Industrie del tabacco
6. Industrie tessili . . .

7. Industrie del vestiario 
abbigl., arredamento

8. Industrie pelli, cuoio 
c a l z a t u r e ..................

9. Industrie del legno .

10. Industrie metallurgiche

11. Industrie meccaniche 
sciuse riparazioni . .

12. Industrie costruz. mez 
zi di trasporto . . .

13. Ripar. autov., m otov 
cicli, rip. mecc. varie

14. Industrie lavoraz. min 
non m etalliferi . . .

15. Industrie chimiche e af 
f i n i ...........................

16. Industrie del petrolio 
carbone ..................

17. Industrie della gomma

0,82028871
0,70544915
0,76277003

0,22268780
0,10487267
0,48422393

0,34969849

0,52362054
0,55404954

0,37138714

0,48621968

0,36906186

0,53956166

0,47490061

0,46025547

0,07227822
0,46007909

1.203.785
744.274

2,361.482

2.598.935
1.469.495
1.472.646

908.197

1.083.301
i.110.427

” 2.949.610*

2.256.000

2.535.436

1.346.654

1.767.749

2.985.908

6.519.593
4.126.277

3.225.1 
1.284,9
4.771.2

3.242.0
3.242.0
2.321.7

515.7

515.7 
683,9

9.262.1

1.965.1

3.545.7 

516,3

2.865.3

3.644.8

11.078,2
6.987.9

18. Industria della carta e 
c a r to te c n ic a ..................

19. Industrie poligrafiche 
e d i t o r i a l i ......................

20. Industrie manifatturie
re v a r i e ......................

21. Industrie delle costru
zioni ...............................

22. Produzione e distribu
zione energia elettrica .

23. Produz., distribuz. gas 
e distr. metano . . . .

24. Distribuzione di acqua
25. Commercio e attività 

ausiliarie del commercio
26. Alberghi e pubblici eser

cizi . ......................
27. Trasporti e attività au

siliarie dei trasporti . .
28. Comunicazioni . . . .
29. Credito, assicurazioni, 

gestioni finanziarie . .
30. Servizi v a r i ..................
31. Locazione fabbricati re

sidenziali ......................
32. Pubbl. amministrazione
33. Recupero rottami m etal

lici, stracci, etc. . . .

0,40245061

0,49845855

0,44543607

0,51944369

0,55801998

0,47814815
0,66815987

0,66356512

0,74343976

0,71285734
0,76440026

0,77018489
0,78097978

0,79031229
0,76785711

0,71474920

2.493.734

4.257.247

2.099.792

1.679.769

6.953.872

5.538.662
4.343.705

2.295.152

1.519.181

2.672.176
3.011.679

6.725.652
1.695.885

2.707.962

2.257.834

5.179.1

3.815.3

3.815.3 

301,5

28.122.4

28.122.4
28.122.4

1.753.4

1.753.4

8.741.2
8.741.2

1.753.4
1.753.4

7.071,1

1.753.4

Fonte: Elaborazione Centropiani su dati ISTAT.
(a) L'occupazione è stata calcolata in termini di unità permanenti. Si noti inoltre che i coefficienti \  utilizzati (cfr. nota metodologica al capitolo quarto) sono in 

realtà l'inverso dei coefficienti di produttività qui riportati.

(b) Per la stima dei coefficienti settoriali dei capitoli per addetto, cfr. nota 1, parag. 5, capitolo IV  del testo.



Tav. A.7. - Matrice dei fabbisogni diretti e indiretti di beni e servizi di
dì beni e servizi di produzione nazionale (a).

produzione nazionale per cento milioni di lire di domanda finale

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste 
e caccia

Pesca
Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessiU

Industrie 
del vestiario, 

abbigliamento, 

arredamento

1 2 3 4 5 6 7

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e 
caccia ............................................ 102.Ò10.906 1.156.268 ■ 832.143 44.688.786 6.841.038 1.095.379 855.619

2 Pesca ................................................
(14.772.113)

5.214 100.002.866 914 108.295 452 1.746 1.968

3 Industrie e s tr a tt iv e .......................... 89.627
(28.163.886)

212.462 100.175.617 214.467 16.675 251.267 167.862

4 Industrie alimentari e bevande . . 4.517.036 1.612.036
(21.859.699)

107.960 102.045.302 313.107 410.243 350.938

5 Industrie del t a b a c c o ...................... 112 98 121
(58.255.416)

170 100.000.020 323 206

6 Industrie t e s s i l i .............................. 96.568 6.639.517 40.481 181.299
(8.996.305)

52.514 100.091.550 43.185.272

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to .......................... 61.098 265.754 22.375 91.835 41.042

(25.752.599)

28.994 100.039.034

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . . 10.599 22.953 7.011 12.108 2.379 42.907
(57.517.331)

1.080.476
9 Industrie del l e g n o .......................... 96.076 4.033.059 79.829 324.748 84.005 439.229 373.765

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 197.876 1.078.817 1.861.835 603.774 56.353 334.611 364.778
11 Industrie meccaniche escluse le ri

parazioni ....................................... 341.189 3.731.172 1.890.577 1.415.579 123.179 693.000 1.105.127
12 Industrie costruzione mezzi di tra

sporto ............................................ 62.435 565.742 109.448 151.514 11.263 143.318 142.100
13 Riparazione autoveicoli, motoveicoli, 

cicli e riparazioni meccaniche va
rie .................................................... 459.922 2.432.986 667.149 980.777 67.996 898.592 995.067

14 Industrie lavorazione minerali non 
metalliferi ................................... 269.969 161.350 147.563 674.478 29.342 199.923 183.250

15 Industrie chimiche e affini . . . . 3.715.757 2.313.628 2.588.459 3.912.088 607.585 10.842.681 6.066.025
16 Industrie derivati del'petrolio e del 

carbone ............................................ 1.076.904 3.961.803 2.916.242 2.356.574 293.436 2.310.375 1.897.889
17 Industrie della g o m m a .................. 80.312 208.310 172.006 173.862 12.993 178.195 317.296

Fonte: Elaborazione Centropiani su dati ISTAT.
(a) I fabbisogni diretti sono riportati tra parentesi lungo la diagonale principale.



1

coo Segue T a v . A.7.

S E T T O R I

Industrie 
pelli, cuoio 
e calzature

Industrie 
del legno

Industrie
metallurgiche

Industrie 
meccaniche 

(escluse 
le riparazioni)

Industrie 
costruzione 
mezzi di 
trasporto

Industrie 
riparazione 
autoveicoli, 
motoveicoli 

cicli e 
riparazioni 
meccaniche 

varie

Industrie 
lavorazione 

minerali non 
metalliferi

8 9 10 11 12 13 14

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e 
caccia ............................................ 1.969.164 5.286.249 111.704 168.578 179.001 108.560 448.408

2 Pesca ................................................ 5.027 1.613 1.680 3.964 2.605 2.611 2.194
3 Industrie estrattive . . . . . . . 237.230 201.855 2.585.288 644.151 657.402 313.228 8.436.325
4 Industrie alimentari e bevande . . 3.755.237 708.689 79.685 120.300 144.181 107.547 151.701
5 Industrie del t a b a c c o ...................... 252 185 226 205 251 163 305
6 Industrie t e s s i l i ............................... 2.325.705 849.011 50.432 162.801 745.271 137.892 144.928
7 Industrie del vestiario, abbigliamen

to, a r r e d a m e n to .......................... 89.499 308.038 41.950 100.075 88.776 42.692 36.482
8 Industrie pelli, cuoio e calzature . . 100.009.328 122.082 5.655 259.487 399.170 75.887 11.722

9 Industrie del l e g n o ...........................
(26.331.879)

542.211 100.098.805 98.631 779.633 801.525 267.186 1.341.231

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 406.892

(22.146.719)

926.513 100.365.126 17.448.349 16.750.314 7.041.196 2.633.087

11 Industrie meccaniche escluse le ri
parazioni ........................................ 1.248.747 2.478.246

(31.870.723)

853.735 100.524.237 17.980.362 17.293.932 1.734.663

12 Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................ 122.699 87.806 201.103

(36.197.375)

190.377 100.200.232 8.199.871 341.946

13 Riparazione autoveicoli, motoveicoli, 
cicli e riparazioni m eccaniche va
rie ..................................................... 784.913 465.215 634.706 945.441

(51.683.618)

781.089 100.409.945 2.016.367

14 Industrie lavorazione minerali non 
m etalliferi ............................... , . 318.485 1.002.601 1.627.908 932.947 1.698.505

(38.511.643)

709.087 100.228.717

15 Industrie chimiche e affini . . . . 8.161.770 5.665.028 2.436.498 3.282.418 4.204.830 3.289.665
(41.826.881)

4.376.560
16 Industrie derivati del petrolio e del 

carbone ............................................ 1.670.659 1.295.852 5.777.114 3.085.899 3.121.932 2.932.764 8.240.490
17 Industrie della g o m m a .................. 798.768 316.089 148.796 502.177 3.938.886 681.905 285.920



Segue Tav. A.7.

S E T T O R I

Industrie 
chimiche 
e affini

15

Industrie 
derivati 

del petrolio 
e carbone

16

Industrie 
della gomma

17

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

18

Industrie 
poligrafiche 
ed editoriali

19

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie 
delle costruzioni

20 21

9

10 

11

12

13

14

15

16

17
co

Agricoltura, zootecnia, foreste e 
c a c c i a ............................... . .

Pesca ...................... .........................
Industrie e s tr a tt iv e ..........................
Industrie alimentari e bevande . .
Industrie del ta b a c c o ......................
Industrie t e s s i l i ...............................
Industrie del vestiario, abbigliamen

to, a r r e d a m e n to ..........................
Industrie pelli, cuoio e calzature . .

Industrie del l e g n o ..........................

Industrie m e ta llu r g ic h e .................

Industrie meccaniche escluse le ri
parazioni .......................................

Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................

Riparazione autoveicoli, motoveicoli, 
cicli e riparazioni meccaniche va
rie ....................................................

Industrie lavorazione minerali non 
metalliferi ...................................

Industrie chimiche e affini . . . .
O

Industrie derivati del petrolio e del 
carbone ............................................

Industrie della g o m m a ..................

1.660.577 
. 8.495 

1.378.068 
2.448.553 

2.381 
452.520

43.539
19.879

608.075

1.586.032

1.596.124

186.291

1.115.547

1.346.512

100.811.053
(33.309.000)

6.866.037

309.491

101.927
494

581.386
202.651

39
17.220

17.912
2.319

22.467

188.210

527.104

42.128

246.432

61.182

621.384

100.204.703
(4.711.885)

49.476

346.257
1.989

363.659
388.795

375
7.124.016

28.676
11.328

162.700

1.943.496

1.048.015

175.819

1.208.602

441.681

12.694.640

3.462.315

100.103.546
(34.002.333)

3.765.750
1.881

346.332
395.142

303
618.751

30.055
56.081

387.265

543.973

1.065.397

168.122

1.012.952

252.076

9.033.525

5.390.166

252.429

1.040.212
4.403

217.026
267.456

276
1.266.773

36.634
216.864

202.090

926.381

1.336.184

143.252

750.453

227.471

8.028.805

3.116.268

195.588

1.232.886
191.253
404.254 
992.725

234
968.792

81.154
228.515

1.306.157

4.667.388

1.336.184

143.593

823.932

1.682.565

6.684.770

2.492.428

1.459.299

399.102
3.688

2.737.458
116.894

192
117.506

75.907
19.525

3.918.408

5.314.203

3.538.507

192.650

932.350

14.434.961

2.676.148

3.244.159

235.772



Ino Segue Tav. A.7.

S E T T O R I

Produzione 
e distribuzione 

di energia 
elettrica

Produzione 
e distribuzione 

di gas 
e distribuzione 

di metano

Distribuzione 
di acqua

Commercio 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

AlbergM 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

Comunicazioni

22 23 24 25 26 27 28

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e 
caccia ............................................ 108.475 262.597 143.978 315.721 878.634 205.910 85.180

2 Pesca ................................... .... 3.577 754 1.422 1.461 2.038 26.352 1.991

3 Industrie e s tr a tt iv e ........................... 1.581.340 28.316.909 502.193 147.087 472.151 184.409 115.091

4 Industrie alimentari e bevande . . 61.748 47.967 137.284 209.419 281.097 147.092 26.929

5 Industrie del t a b a c c o ...................... 64 77 166 118 122 3.796 166

6 Industrie t e s s i l i ............................... 46.861 40.243 168.390 314.160 591.829 301.317 231.770

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to ........................... 20.531 22.190 24.936 284.002 758.561 247.664 439.674

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . . 17.335 7.346 9.141 10.911 14.573 36.757 12.289

9 Industrie del l e g n o ........................... 336.330 67.936 500.466 1.012.043 737.241 249.105 305.240

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 1.355.727 766.973 1.489.955 315.824 309.052 1.054.424 443.785

11 Industrie m eccaniche escluse le ri
parazioni ........................................ 4.524.598 1.539.894 2.078.207 686.931 519.465 1.795.735 1.089.049

12 Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................ 59.739 102.917 114.117 262.549 111.225 3.496.569 213.054

13 Riparazione autoveicoli, motoveicoli, 
cicli e riparazioni meccaniche va
rie ..................................................... 297.847 695.518 797.748 2.306.373 851.397 2.876.959 910.025

14 Industrie lavorazione minerali non 
m etalliferi ................................... 309.233 125.141 1.681.954 211.338 731.434 283.884 443.779

15 Industrie chimiche e affini . . . . 1.025.783 1.038.890 4.866.715 1.421.050 3.268.930 940.760 376.390

16 Industrie derivati del petrolio e del 
c a r b o n e ............................................ 8.339.898 3.799.437 4.937.070 4.825.216 4.744.790 9.623.446 1.205.514

17 Industrie della g o m m a .................. 103.817 153.886 345.099 401.135 269.013 1.674.825 138.756



Segue T a v . A.7.

S E T T O R I

Credito, assicura
zioni e gestioni 

finanziarie

29

Servizi vari

30

Locazione di fabbri
cati residenziali

31

Pubblica
amministrazione

32

Recupero di rottami 
metallici, stracci etc.

33

COCo

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Agricoltura, zootecnia, foreste e 
caccia ............................................

Pesca ................................................

Industrie e s tr a tt iv e ..........................

Industrie alimentari e  bevande . .

Industrie del ta b a c c o ......................

Industrie t e s s i l i ...............................

Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to ..........................

Industrie pelli, cuoio e calzature . .

Industrie del l e g n o ..........................

Industrie m e ta llu r g ic h e ..................

Industrie meccaniche escluse le ri
parazioni .......................................

Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................

Riparazione autoveicoli, motoveicoli, 
cicli e riparazioni meccaniche va
rie .....................................................

Industrie lavorazione minerali non 
m etalliferi ...................................O

Industrie chimiche e affini . . . .

Industrie derivati del petrolio e del 
carbone ............................................

Industrie della g o m m a ..................

49.778

389

30.125

13.941

29

51.133

54.015

5.171

172.376

93.434

252.026

44.596

279.958

69.605

259.756

459.010

38.543

250.107

4.402

138.295

101.836

71

309.377

531.222

53.852

266.052

284.368

460.405

109.983

971.251

185.080

1.905.151

3.855.543

317.779

115.157

667

202.149

28.249

26

36.803

30.423

6.746

1.628.109

494.907

613.695

162.040

1.845.399

983.633

547.915

508.923

46.750

261.016

898

184.709

42.924

55

65.172

42.572

34.578

451.982

967.043

1.897.595

1.921.598

595.497

769.304

878.430

1.453.895

208.895

43.522

312

55.406

50.865

55

191.535

390.618

5.799

44.267

277.807

197.077

58.284

563.863

45.845

1.837.091

1.899.275

156.420



s

Segue Tav. A.7.

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste 

e caccia

Pesca
Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario, 

abbigliamento, 
arredamento

1 2 3 4 5 6 7

18 Industrie della carta e cartotec
nica ................................................ 229.242 665.999 146.345 1.170.296 555.088 945.674 975.789

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 144.085 191.303 179.698 743.932 223.058 856.205 920.219

20 Industrie manifatturiere varie . . 51.187 396.399 130.374 144.023 26.556 143.469 444.470

21 Industrie delle costruzioni . . . . 176.990 210.580 160126 294.790 39.911 302.923 288.068

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e le t t r ic a ................................... 639.294 692.284 4.104.248 1.578.508 210.421 2.282.570 1.982.242

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di m etano . . . . 72.056 76.582 138.396 164.028 14.288 384.489 226.738

24 Distribuzione di a c q u a ...................... 672.822 19.839 16.002 349.360 47.630 44.759 40.089

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio .................................... 2.640.463 3.089.414 1.150.903 3.770.210 291.858 3.438.613 8.021.336

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . 56.993 79.722 461.663 241.599 13.357 322.112 248.056

27 Trasporti e attività ausiliarie dei 
t r a s p o r t i ........................................ 765.665 1.226.942 1.693.276 2.186.110 175.502 2.101.934 1.860.403

28 C o m u n ica zio n i.................................... 202.047 1.082.030 704.870 796.857 51.691 853.550 806.074

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................ 1.960.688 1.787.728 6.200.447 2.233.287 589.188 3.767.098 3.181.193

30 Servizi v a r i ........................................ 647.824 236.159 918.469 948.192 382.589 710.298 761.009

31 Locazione di fabbricati residenziali — — — — — — —

32 Pubblica amministrazione . . . . 17.409 17.727 24.519 43.015 2.319 127.068 62.887

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci, etc................................................. 15.806 100.412 102.128 55.137 12.816 444.950 265.802

TOTALE . . . . 121.384.171 138.271.941 127.751.194 172.655.000 111.189.651 134.688.045 177.211.047



Segue T av . A.7.

S E T T O R I

Industrie
pelli, cuoio 

e calzature

Industrie 
del legno

Industrie
metallurgiche

Industrie 
meccaniche 

<escluse 
le riparazioni)

Industrie 
costruzione 
mezzi di 
trasporto

Industrie 
riparazione 
autoveicoli, 
motoveicoli 

cicli e 
riparazioni 
meccaniche 

varie

Industrie 
lavorazione 

minerali non 
metalliferi

8 9 10 11 12 13 14

18 Industrie della carta e cartotec
nica ...................... .......................... 2;044.448 431.436 . 224.920 895.337 668.643 360.935 1.839.040

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 433.085 347.847 372.952 1.067.703 1.302.745 376.878 712.123

20 Industrie manifatturiere varie . . 124.564 111.474 167.392 1.475.979 630.859 916.958 223.539

21 Industrie delle costruzioni . . . . 272.094 166.511 586.444 445.574 475.843 243.137 642.656

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e le t t r ic a ................................... 1.934.379 1.483.752 6.428.091 3.176.655 2.843.958 1.667.132 5.568.648

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . . 192.912 125.683 762.832 334.344 280.400 150.277 1.083.201

24 Distribuzione di a c q u a ...................... 39.668 52.726 48.482 37.648 34.889 20.255 163.783

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio ................................... 4.056.295 1.740.593 697.685 2.548.796 2.645.137 5.106.531 1.809.147

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . 176.191 98.882 262.916 401.874 466.493 154.542 377.970

27 Trasporti e attività ausiliarie dei 
trasporti ....................................... 1.811.678 1.536.942 4.555.165 3.489.561 4.158.783 2.387.580 5.496.803

28 C o m u n ica zio n i................................... 495.282 398.772 732.371 1.221.206 1.359.614 694.903 833.820

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ....................................... 2.538.143 2.794.477 5.148.024 3.524.224 4.472.766 2.395.089 4.096.000

30 Servizi v a r i ....................................... 555.143 618.131 362.819 733.294 1.080.967 413.296 825.448

31 Locazione di fabbricati residenziali — — — — —

32
O

Pubblica amministrazione . . . . 18.372 J 2.674
99.478 29.590 105.869 24.326 17.160

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci, etc................................................ 75.136 62.853 5.151.907 1.011.767 898.315 387.693 254.819

TOTALE . . . . 137.213.976 129.796.630 140.621.715 149.544.591 173.119.613 156.913.663 154.375.203
§



Segue Tav. A.7.

S E T T O R I

Industrie 
chimiche 
e affini

Industrie 
derivati 

del petrolio 
e carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

Industrie 
poligrafiche 
ed editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie
delle costruzioni

15 16 17 18 19 20 21

18 Industrie della carta e cartotec
nica ................................................ 2.024.874 73.656 1.082.511 100.376.567 24.101.689 2.042.402 538.388

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 1.426.180 149.631 1.202.859

(32.684.971)

716.737 100.370.661 1.595.914 349.488

20 Industrie manifatturiere varie . . 255.192 42.179 200.072 194.704

(43.940.448)

1.640.119 100.130.782 1.343.049

21 Industrie delle costruzioni . . . . 553.212 188.247 589.646 440.297 337.976
(30.810.723)

429.030 100.238.481

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e l e t t r ic a ................................... 5.075.179 537.093 2.835.213 6.455.027 2.697.964 2.458.389

(41.736.958)

1.782.180
23 Produzione e distribuzione di gas, 

distribuzione di metano . . . . 1.532.631 95.284 490.845 494.447 245.181 271.290 239.798
24 Distribuzione di a c q u a ...................... 113.445 34.285 41.202 82.972 43.519 38.977 85.677

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio ................................... 2.313.743 142.499 1.817.101 1.473.187 3.013.375 3.629.289 2.426.492

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . 633.861 82.087 636.223 295.908 382.564 314.686 183.192

27 Trasporti e attività ausiliarie dei 
trasporti ........................................ 2.888.908 674.377 2.385.364 2.643.413 2.527.414 2.225.880 3.520.321

28 C o m u n ica zio n i.................................... 1.841.845 205.209 1.239.652 690.471 2.428.841 788.309 576.364

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................ 3.423.132 1.017.755 3.231.159 3.209.851 3.811.259 2.760.640 7.477.594

30 Servizi v a r i ........................................ 1.479.378 153.203 824.319 568.529 779.724 781.430 670.953
31 Locazione di fabbricati residenziali — — _ — _ _ _
32 Pubblica amministrazione . . . . 116.610 15.682 30.152 17.330 23.306 217.324 156.463
33 Recupero di rottami metallici, strac

ci, etc................................................. 124.780 76.674 269.791 1.723.449 461.621 283.593 322.347

TOTALE . . . . 144.242.144 106.374.895 146.382.018 142.703.089 160.678.509 142.664.064 157.868.217



Segue Tav. A.7.

S E T T O R I

Produzione 
e distribuzione 

di energia 
elettrica

Produzione 
e distribuzione 

di gas 
e distribuzione 

di metano

Distribuzione 
di acqua

Commercio 
e attività
ausiliarie 

del commercio

Alberghi 
e pubblici

esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

Comunicazioni

22 23 24 25 26 27 28

18 Industrie della carta e cartotec
nica ................................................. 255.631 309.208 373.779 1.911.751 530.556 401.729 405.685

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 533.185 808.810 401.070 589.762 515.058 383.791 769.430

20 Industrie manifatturiere varie . . 1.684.807 153.016 351.711 309.683 666.066 218.519 459.999
21 Industrie delle costruzioni . . . . 1.540.726 490.797 11.070.223 778.877 1.497.589 1.182.448 2.861.658

22 Produzione e distribxizione di ener
gia e l e t t r ic a ................................... 100.444.217 2.999.895 5.988.654 2.224.274 ~ 3 .8 7 4 .3 2 0 1.113.336 952.466

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . .

(24.012.152)

904.061 100.070.848 195.980 156.402 1.036.563 113.988 35.497

24 Distribuzione di a c q u a ...................... 12.549
(39.181.898)

133.967 100.020.245 123.536 577.764 53.995 52.860

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio ................................... 1.270.798 988.581

(31.819.098)

1.135.885 100.404.823 1.715.155 2.108.010 1.344.313

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . 322.535 410.304 260.576
(22.925.383)

395.304 100.079.811 199.373 591.073

27 Trasporti e attività ausiliarie dei 
trasporti ....................................... 1.089.269 1.428.282 1.509.947 2.302.604

(24.833.073)

1.293.041 100.493.037 4.198.904

28 C o m u n ica zio n i................................... 496.161 990.205 729.843 2.035.848 1.980.994
(27.277.719)

859.706 100.202.471

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ....................................... 3.322.455 3.026.523 3.500.855 3.369.762 2.699.583 4.566.631

(17.295.531)

4.273.829

30 Servizi v a r i ....................................... 533.224 1.205.381 865.801 2.203.708 1.656.998 624.650 1.005.926

31 Locazione di fabbricati residenziali — — — — — — —

32 Pubblica amministrazione . . . . 12.955 11.751 27.756 60.030 15.136 39.257 165.375

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci, etc. . ....................................... 84.536 49.042 92.871 54.390 32.406 72.636 33.761

TOTALE . . . . 130.700.012 150.065.285 144.324.037 129.646.092 132.712.592 135.580.110 123.391.929



co
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Segue Tav. A.7.

S E T T O R I

Credito, assicura
zioni e gestioni 

finanziarie
Servizi vari

Locazione di fabbri
cati residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero di rottami
metallici, stracci etc

29 30 31 32 33

18 Industrie della carta e cartotec
nica ................................................. 550.360 674.307 136.379 684.930 126.771

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 1.207.100 1.908.262 208.539 793.177 202.309

20 Industrie manifatturiere varie . . 105.375 2.120.402 272.608 301.020 39.637

21

22

Industrie delle costruzioni . . . .  

Produzione e distribuzione di ener

387.864 574.699 6.267.249 3.541.245 94.284

23

gia e le t t r ic a ...................................

Produzione e distribuzione di gas,

503.206 1.084.133 972.084 1.035.003 840.842

distribuzione di metano . . . . 22.611 115.126 34.016 59.182 40.904

24

25

Distribuzione di a c q u a ......................

Commercio e attività ausiliarie del

19.794 39.652 51.653 50.070 6.351

commercio .................................... 1.143.546 1.299.253 496.406 1.173.062 664.354

26

27

Alberghi e pubblici esercizi . . . 

Trasporti e attività ausiliarie dei

499.541 131.416 34.269 206.704 87.114

trasporti ........................................ 637.255 770.047 379.257 948.614 382.967

28

29

C o m u n ica zio n i...................................

Credito, assicurazioni e gestioni fi

1.897.646 944.801 156.654 967.730 724.504

nanziarie ........................................ 100.271.023
(8.146.621)

1.249.433 2.487.598 6.844.411 13.335.451

30 Servizi v a r i ...........................  ̂ . . . 1.685.695 100.127.236
(15.483.168)

3.653.849 2.564.465 272.933

31 Locazione di fabbricati residenziali -- — 100.000.000
(16.042.657)

— —

32

33

Pubblica amministrazione . . . .  

Recupero di rottami metallici, strac

63.462 58.769 14.168 100.016.458
(21.653.880)

12.223

ci, etc................................................. 15.014 31.061 31.035 65.837 100.019.018
(19.212.694)

TOTALE . . . . 110.883.377 120.873.371 122.447.355 129.028.071 122.667.703



Tav. A.8 - Matrice dei fabbisogni diretti e indiretti di reddito provocati da un milione di lire di domanda finale di beni e servizi di pro
duzione nazionale (a).

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste e caccia
Pesca

Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario, 

abbigliamento, 
arredamento

1 2 3 4 5 6 7

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac
cia .......................... .......................... 836.784 9.485 6.826 366.577 56.116 8.985 7.019

2 Pesca .....................................................
(820.289)

37 705.469 6 764 3 12 14

3 Industrie e s t r a t t iv e ........................... 684
(705.449)

1.621 764.110 1.636 127 1.917 1.280

4 Industrie alimentari e bevande . . 10.059 3.590
(762.770)

240 227.239 697 914 781

5 Industrie del ta b a c c o ......................
(222.688)

104.873 _

6 Industrie t e s s i l i ............................... 468 32.150 196 878
(104.873)

254 484.667 209.113

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to .......................... 214 929 78 321 144

(484.224)

101 349.835

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 55 120 37 63 12 225
(349.698)

5.658
9 Industrie del l e g n o .......................... 532 22.345 442 1.799 465 2.434 2.071

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 735 4.007 6.915 2.242 209 1.243 1.355
11 Industrie meccaniche escluse le ri

parazioni ....................................... 1.659 18.142 9.192 6.883 599 3.370 5.373
12 Industrie costruzione mezzi di tra

sporto ............................................ 230 2.088 404 559 42 529 524
13 Riparazione autoveicoli, motoveico

li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................ 2.482 13.127 3.600 5.292 367 4.848 5.369

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i....................................... 1.282 766 701 3.203 139 949 870

15 Industrie chimiche e affini . . . . 17.102 10.649 11.914 18.006 2.796 49.904 27.919
16 Industrie derivati del petrolio e del 

carbone ............................................ 778 2.864 2.108 1.703 212 1.670 1.372
17 Industrie della g o m m a .................. 369 958 791 800 60 820 1.460

co
50

Fonte: Elaborazione Centropiani su dati ISTAT.
(a) I  fabbisogni diretti sono riportati tra parentesi lungo la diagonale principale.



Segue Tav. A.8.

S E T T O R I

Industrie 

pelli, cuoio 
e calzature

Industrie 
del legno

Industrie
metallurgiche

Industrie 
meccaniche 

(escluse 
le riparazioni)

Industrie 
costruzione 

mezzi 
di trasporto

Industrie 
riparazione 

autoveicoli, 
motoveicoli 

cicli e 
riparazioni 
meccaniche 

varie

Industrie 
lavorazione 

minerali non 
metalliferi

8 9 10 11 12 13 14

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac
cia ..................................................... 16.153 43.363 916 1.383 1.468 891 3.678

2 Pesca ..................................................... 35 11 12 28 18 18 15

3 Industrie e s t r a t t iv e ........................... 1.810 1.540 19.720 4.913 5.014 2.389 64.350

4 Industrie alimentari e bevande . . 8.362 1.578 177 268 321 239 338

5 Industrie del ta b a c c o ...................... .  .  . .  .  .

6 Industrie t e s s i l i ............................... 11.262 4.111 244 788 3.609 668 702

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to .......................... 313 1.077 147 350 310 149 128

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 523.669 639 30 1.359 2.090 397 61

9 Industrie del l e g n o ...........................
(523.621)

3.004 554.597 546 4.320 4.441 1.480 7.431

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 1.511
(554.050)

3.441 372.743 64.801 62.209 26.150 9.779

11 Industrie m eccaniche escluse le ri
parazioni ........................................ 6.072 12.050

(371.387)

4.151 488.769 87.424 84.087 8.434

12 Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................ 453 324 742

(486.220)

703 369.801 30.263 1.262

13 Riparazione autoveicoli, motoveico
li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................. 4.235 2.510 3.425 5.101

(369.062)

4.214 541.773 10.880

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i........................................ 1.512 4.761 7.731 4.431 8.066

(539.562)

3.367 475.987

15 Industrie chimiche e affini . . . . 37.565 26.074 11.214 15.108 19.353 15.141
(474.901)

20.143
16 Industrie derivati del petrolio e del 

c a r b o n e ............................................ 1.208 937 4.176 2.230 2.256 2.120 5.956
17 Industrie della g o m m a .................. 3.675 1.454 685 2.310 18.122 3.137 1.315

Bfepsss:



Segue Tav. A.8.

S E T T O R I

Industrie 
chimiche 
e affini

Industrie 
derivati 

del petrolio 
e carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

Industrie 

poligrafiche 
ed editoriali

Industrie

manifatturiere
varie

Industrie 
delle costruzioni

15 16 17 18 19 20 21

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac
cia ..................................................... 13.622 836 2.840 30.890 8.533 10.113 3.274

2 P e s c a .......................... .......................... 60 3 14 13 31 1.349 26

3 Industrie e s t r a t t iv e ........................... 10.511 4.435 2.774 2.642 1.655 3.084 20.881

4 Industrie alimentari e bevande . . 5.453 451 866 880 596 2.211 260

5 Industrie del t a b a c c o ...................... 2 — —

6 Industrie t e s s i l i ............................... 2.191 83 34.496 2.996 6.134 4.691 569

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to .......................... 152 63 100 105 128 284 265

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 104 12 59 294 1.136 1.197 102

9 Industrie del l e g n o .......................... 3.369 124 901 2.146 1.120 7.237 21.710
•

10 Industrie m e ta llu r g ic h e ................. 5.890 699 7.218 2.020 3.440 17.334 19.736

11 Industrie meccaniche escluse le ri
parazioni ....................................... 7.761 2.563 5.096 5.180 5.705 6.497 17.205

12 Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................ 688 155 649 620 529 530 711

13 Riparazione autoveicoli, motoveico
li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................ 6.019 1.330 6.521 5.466 4.049 4.446 5.031

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i....................................... 6.395 291 2.098 1.197 1.080 7.991 68.553

15 Industrie chimiche e affini . . . . 463.988 2.860 58.428 41.577 36.953 30.766 12.317

16

O

Industrie derivati del petrolio e del 
carbone ............................................

(460.255)

4.963 72.426 2.502 3.896 2.252 1.801 2.345

17 Industrie della g o m m a .................. 1.424
(72.278)

228 460.555 1.161 900 6.714 1.085
(460.079)



F

to Segue T a v . A.8.

S E T T O R I

Produzione 
e distribuzione 

di energia 
elettrica

Produzione 
e distribuzione 

di gas 
e distribuzione 

di metano

Distribuzione
d’acqua

Commercio 
e attività 

ausiliarie 
del commercio

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

Comunicazioni

22 23 24 25 26 27 28

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac
cia ..................................................... 890 2.154 1.181 2.590 7.207 1.689 699

2 P e s c a ..................................................... 25 5 10 10 14 186 14

3 Industrie e s t r a t t iv e ........................... 12.062 215.993 3.831 1.122 3.601 1.407 878

4 Industrie alimentari e bevande . . 138 107 306 466 626 328 60

5 Industrie del t a b a c c o ...................... ... ... ... ... 4 ...
6 Industrie t e s s i l i ............................... 227 195 815 1.521 2.866 1.459 1.122

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to ........................... 72 78 87 993 2.653 866 1.538

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 91 38 48 57 76 192 64

9 Industrie del l e g n o ........................... 1.863 376 2.773 5.607 4.085 1.380 1.691

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 5.035 2.848 5.534 1.173 1.148 3.916 1.648

11 Industrie m eccaniche escluse le ri
parazioni ........................................ 21.999 7.487 10.105 3.340 2.526 8.731 5.295

12 Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................ 220 380 421 969 410 12.905 786

13 Riparazione autoveicoli, motoveico
li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................. 1.607 3.753 4.304 12.444 4.594 15.523 4.910

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i........................................ 1.469 594 7.988 1.004 3.474 1.348 2.108

15 Industrie chimiche e affini . . . . 4.721 4.782 22.399 6.540 15.045 4.330 1.732

16 Industrie derivati del petrolio e del 
carbone ............................................ 6.028 2.746 3.568 3.488 3.429 6.956 871

17 Industrie della g o m m a .................. 478 708 1.588 1.846 1.238 7.706 638



Segue Tav. A.8.

S E T T O R I

Credito, 
assicurazioni 

e gestioni 
finanziarie

Servizi vari
Locazione 

di fabbricati 
residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero di rottami 
metallici, stracci etc.

29 30 31 32 33

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac
cia ..................................................... 408 2.052 945 2.141 357

2 Pesca ..................................................... 3 31 5 6 2

3 Industrie e s t r a t t iv e .......................... 230 1.055 1.542 1.409 423

4 Industrie alimentari e bevande . . 31 227 63 96 113

5 Industrie del ta b a c c o ...................... • • • • • • • • • • • • • • •

6 Industrie t e s s i l i ............................... 248 1.498 178 316 927

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to .......................... 189 1.858 106 149 1.366

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 27 282 35 181 30

9 Industrie del l e g n o .......................... 955 1.474 9.021 2.504 245 -

10 Industrie m e ta llu r g ic h e ................. 347 1.056 1.838 3.591 1.032

11 Industrie meccaniche escluse le ri
parazioni ....................................... 1.225 2.239 2.984 9.226 958

12 Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................ 165 406 598 7.092 215

13 Riparazione autoveicoli, motoveico
li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................ 1.511 5.240 9.957 3.213 3.042

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i.......................................

O 331 879 4.671 3.653 218

15 Industrie chimiche e affini . . . . 1.196 8.769 2.522 4.043 8.455

16 Industrie derivati del petrolio e del 
carbone ............................................ 332 2.787 368 1.051 1.373

17 Industrie della g o m m a .................. 177 1.462 215 961 720
Co



m

Segue Tav. A.8.

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste e caccia
Pesca

Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario, 

abbigliamento, 
arredamento

1 2 3 4 5 6 7

18 Industrie della carta e cartotecnica 923 2.680 589 4.710 2.234 3.806 3.927

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 718 954 896 3.708 1.112 4.268 4.587

20 Industrie manifatturiere varie . . 228 1.766 581 642 118 639 1.980

21 Industrie delle costruzioni . . . . 919 1.094 832 1.531 207 1.574 1.496

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e le t t r ic a ................................... 3.567 3.863 22.902 8.808 1.175 12.737 11.061

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . . 345 366 662 784 68 1.838 1.084

24 Distribuzione di a c q u a ...................... 4.496 133 107 2.334 318 299 268

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio ................................... 17.521 20.500 7.637 25.018 1.937 22.817 53.227

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 424 593 3.432 1.796 99 2.395 1.844

27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra
sporti ................................................. 5.458 8.746 12.071 15.584 1.251 14.983 13.262

28 C o m u n ica zio n i................................... 1.544 8.271 5.388 6.091 395 6.525 6.162

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................ 15.101 13.768 47.754 17.206 4.539 29.014 24.502

30 Servizi v a r i ........................................ 5.059 1.844 7.173 7.405 2.988 5.547 5.943

31 Locazione di fabbricati residenziali — — — — — —- —

32 Pubbblica amministrazione . . . . 134 136 188 330 18 976 483

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci, etc................................................. 113 718 730 394 92 3.180 1.900

TOTALE . . . . 930.020 893.742 918.502 734.306 183.666 673.186 751.739



Segue Tav. A.8.

S E T T O R I

Industrie 
pelli, cuoio 
e calzature

Industrie 
del legno

Industrie
metallurgiche

Industrie 
meccaniche 

(escluse 
le riparazioni)

Industrie 
costruzione 

mezzi 
di trasporto

Industrie 
riparazione 
autoveicoli, 
motoveicoli 

cicli e 
riparazioni 
meccaniche 

varie

Industrie
lavorazione 

minerali non 
metalliferi

8 9 10 11 n 13 14

18 Industrie della carta e cartotecnica 8.228 1.736 905 3.603 2.691 1.453 7.401

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 2.159 1.734 1.859 5.322 6.494 1.879 3.550

20 Industrie manifatturiere varie . . 555 497 746 6.575 2.810 4.084 996

21 Industrie delle costruzioni . . . . 1.413 865 3.046 2.315 2.472 1.263 3.338

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e le t t r ic a ................................... 10.794 8.280 35.870 17.725 15.870 9.304 31.075

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . . 922 601 3.647 1.599 1.341 719 5.179

24 Distribuzione di a c q u a ...................... 265 352 324 252 233 135 1.094

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio ................................... 26.916 11.550 4.630 16.913 17.552 33.886 12.005

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 1.310 735 1.955 2.988 3.468 1.149 2.810

27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra
sporti ................................................ 12.916 10.957 32.472 24.875 29.646 17.020 39.184

28 C o m u n ica zio n i................................... 3.786 3.048 5.598 9.335 10.393 5.310 6.374

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ....................................... 19.548 21.523 39.649 27.142 1 _ 34.450 18.447 31.547

30 Servizi v a r i ....................................... 4.336 4.827 2.834 5.727 8.442 3.228 6.447

31 Locazione di fabbricati residenziali — — — — — — —

32 Pubbblica amministrazione . . . . 141 97 764 227 813 187 132

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci, etc................................................ 537 449 36.823 7.232 6.421 2.771 1.821

TOTALE . . . . 714.665 725.718 597.781 728.692 731.812 813.104 763.412



Segue Tav. A.8.

S E T T O R I

Industrie 
chimiche 
e affin i

Industrie 
derivati 

del petrolio 
e carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

Industrie 
poligrafiche 
ed editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie 
delle costruzioni

15 16 17 18 19 20 21

18 Industrie della carta e cartotecnica 8.149 296 4.357 403.966 96.998 8220 2.167

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 7.109 746 5.996
(402.451)

3.573 500.306 7.955 1.742

20 Industrie manifatturiere varie . . 1.137 188 891 867
(498.459)

7.306 446.019 5.982

21 Industrie delle costruzioni . . . . 2.874 978 3.063 2.287 1.756
(445.436)

2.229 520.682

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e le t t r ic a ................................... 28.321 2.997 15.821 36.020 15.055 13.718

(519.444)

9.945

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . . 7.328 456 2.347 2.364 1.172 1.297 1.147

24 Distribuzione di a c q u a ...................... 758 229 275 554 291 260 572

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio ................................... 15.353 946 12.058 9.776 19.996 24.083 16.100

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 4.712 610 4.730 2.200 2.844 2.340 1.362

27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra
sporti ................................................. 20.594 4.808 17.004 18.844 18.017 15.866 25.095

28 C o m u n ica z io n i................................... 14.079 1.569 9.476 5.278 18.566 6.026 4.406

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................ 26.364 7.839 24.886 24.723 29.354 21.261 57.592

30 Servizi v a r i ........................................ 11.554 1.196 6.438 4.440 6.089 6.103 5.240

31 Locazione di fabbricati residenziali — — — — — — —

32 Pubbblica amministrazione . . . . 895 120 232 133 179 1.669 1.201

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci, etc................................................. 892 548 1.928 12.318 3.299 2.027 2.304

TOTALE . . . . 682.711 110.085 694.619 628.426 795.469 665.318 829.607



Segue T a v . A.8.

*<1

18

19

20 
21 
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

S E T T O R I

Industrie della carta e cartotecnica

Industrie poligrafiche ed editoriali .

Industrie manifatturiere varie . .

Industrie delle costruzioni . . . .

Produzione e distribuzione di ener
gia e le t t r ic a ...................................

Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . .

Distribuzione di a c q u a ......................

Commercio e attività ausiliarie del 
commercio ...................................

Alberghi e pubblici esercizi . . . .

Trasporti e attività ausiliarie dei tra
sporti ..................

Comunicazioni

Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie . . ,

Servizi vari . . .

Locazione di fabbricati residenziali 

Pubbblica amministrazione . . . .

Recupero di rottami metallici, strac
ci, etc. p .......................................

TOTALE . . .

Produzione 
e distribuzione 

di energia 
elettrica

22

1.029

2.658

7.505

8.003

560.499
(558.020)

4.323

84

8.433

2.398

7.765

3.793

25.588

4.164

99

604

693.870

Produzione 
e distribuzione 

di gas 
e distribuzione 

di metano

23

1.244

4.032

682

2.549

16.740

478.487
(478.148)

895

6.560

3.050

10.183

7.569

23.310

9.414

90

351

807.400

Distribuzione
d’acqua

24

1.504

1.999

1.567

57.504

33.418

937

668.295
(668.160)

7.537

1.937

10.763

5.579

26.963

6.762

213

664

Commercio 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

25

890.600

7.694

2.940

1.379

4.046

12.412

748

825

666.251
(663.565)

2.939

16.414

15.562

25.954

17.211

461

389

818.395

26

2.135

2.567

2.967

7.779

21.619

4.956

3.860

11.381

744.033
(743.440)

9.218

15.143

20.792

12.942

116

232

912.732

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

27

1.617

1.913

973

6.142

6.213

545

361

13.988

1.482

716.372
(712.857)

6.572

35.172

4.877

301

519

Comunicazioni

28

865.973

1.633

3.835

2.049

14.866

5.316

170

353

8.920

4.394

29.932

765.948
(764.400)

32.916

7.856

1.270

241

903.753



Oo
Segue Tav. A.8.

S E T T O R I

Credito, 
assicurazioni 

e gestioni 
finanziàrie

Servizi vari
Locazione 

di fabbricati 
residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero di rottami 
metallici, stracci etc.

29 30 31 32 33

18 Industrio della carta e cartotecnica 2.215 2.714 549 2.757 510

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 6.017 9.512 1.039 3.954 1.008

20 Industrie manifatturiere varie . . 469 9.445 1.214 1.341 177

21 Industrie delle costruzioni . . . . 2.015 2.985 32.555 18.395 490

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e le t t r ic a ................................... 2.807 6.050 5.424 5.776 4.692

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . . 108 550 163 283 196

24 Distribuzione di a c q u a ...................... 132 265 345 335 42

25 Commercio e attività ausiliarie del 
com m ercio .................................... 7.588 8.621 3.294 7.784 4.408

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 3.714 977 255 1.537 648

27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra
sporti ................................................. 4.543 5.489 2.704 6.762 2.730

28 C o m u n ica z io n i.................................... 14.506 7.222 1.197 7.397 5.538

29

30

31

32

Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................

Servizi v a r i ........................................

Locazione di fabbricati residenziali

Pubbblica amministrazione . . . .

772.272
(770.185)

13.165

487

9.623

781.973
(780.980)

451

19.159
\

28.536

790.312
(790.312)

109

52.715

20.027

767.983

102.708

2.133

94

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci, etc................................................. 107 222 222

(767.857)

471 714.885
(714.749)

TOTALE . . . . 837.520 877.414 922.125 937.149 859.735



Tav. A.9. - Matrice dei fabbisogni diretti e indiretti di lavoro provocati da mille
produzione nazionale (a).

miliardi di lire di domanda -finale di beni e servizi di

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste e caccia
Pesca

Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario, 

abbigliamento, 
eirredamento

1 2 3 4 5 6 7

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac
cia ..................................................... 694.531 7.873 5.666 304.259 46.576 7.458 5.826

2 Pesca .................................................
(680.840)

50 945.328 8 1.024 4 16 19

3 Industrie e s tr a tt iv e ........................... 287
(945.302)

681 320.926 687 53 805 538

4 Industrie alimentari e  bevande . . 3.822 1.364
(320.363)

91 86.352 265 347 297

5 Industrie del ta b a c c o ...................... _ _
(84.621)

71.314

6 Industrie t e s s i l i ............................... 318 21.862 133 597
(71.314)

173 329.574 142.197

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to .......................... 235 1.022 86 353 158

(329.272)

111 384.819

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 51 110 34 58 11 207
(384.668)

5.205
9 Industrie del l e g n o .......................... 479 20.111 398 1.619 419 2.191 1.864

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 250 1.362 2.351 762 71 423 461
11 Industrie meccaniche escluse le ri

parazioni ........................................ 730 7.982 4.044 3.029 264 1.483 2.364
11 Industrie costruzione mezzi di tra

sporto ............................................ 90 814 158 218 16 206 204
13 Riparazione autoveicoli, motoveico

li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................ 1.837 9.714 2.664 3.916 272 3.588 3.973

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i....................................... 731 437 400 1.826 79 541 496

15 Industrie chimiche e affini . . . . 5.644 3.514 3.932 5.942 923 16.468 9.213
16 Industrie derivati del petrolio e car

bone ................................................ 117 430 316 255 32 251 206
17 Industrie della g o m m a .................. 89 230 190 192 14 197 350

Fonte: Elaborazione Centropiani su dati ISTAT.
(a) I fabbisogni diretti sono riportati tra parentesi lungo la diagonale principale.



2̂c> Segue Tav. A.9.

S E T T O R I

Industrie 
pelli, cuoio 
e calzature

Industrie 
del legno

Industrie
metallurgiche

Industrie
meccaniche

(escluse 
le riparazioni)

Industrie 
costruzione 

mezzi 

d i trasporto

Industrie 
riparazione 
autoveicoli, 
motoveicoli 

cicli e 
riparazioni 
meccaniche 

varie

Industrie 
lavorazione 

minerali non 

metalliferi

8 9 10 11 12 13 14

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac
cia ..................................................... 13.407 35.991 760 1.148 1.218 740 3.053

2 Pesca ............................................ 47 15 16 38 24 24 20
i Industrie e s tr a tt iv e ........................... 760 647 8.282 2.063 2.106 1.003 27.027
4 Industrie alimentari e bevande . . 3.178 600 67 102 122 91 128
5 Industrie del t a b a c c o ...................... — ■ _
6 Industrie t e s s i l i ............................... 7.658 2.795 166 536 2.454 454 477
7 Industrie del vestiario, abbigliamen

to, a r r e d a m e n t o ........................... 344 1.185 162 385 341 164 141
8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 481.775 588 28 1.250 1.923 365 56

9 Industrie del l e g n o ...........................
(481.731)

2.704 ' 499.137 491 3.888 3.997 1.332 6.688

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 514
(498.645)

1.170 126.733 22.032 21.151 8.891 3.325

11 Industrie meccaniche escluse le ri
parazioni ........................................ 2.672 5.302

(126.272)

1.826 215.058 38.467 36.998 3.711

12 Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................ 177 126 289

(213.937)

274 144.222 11.803 492
13 Riparazione autoveicoli, motoveico

li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................. 3.134 1.857 2.535 3.775

(143.934)

3.118 400.913 8.051
14 Industrie lavorazione minerali non 

m e ta llife r i........................................ 862 2.714 4.407 2.526 4.598

(399.276)

1.919 271.313

15 Industrie chimiche e affini . . . . 12.396 8.604 3.701 4.986 6.386 4.997
(270.694)

6.647
16 Industrie derivati del petrolio e car

bone ................................................. 181 141 626 335 338 318 893
17 Industrie della g o m m a ...................... 882 349 164 554 4.349 753 316



Segue T av . A.9.

S E T T O R I

Industrie 
chimiche 
e affin i

Industrie 
derivati 

del petrolio 
e carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

Industrie 
poligrafiche 
ed editoriali

Industrie

manifatturiere
varie

Industrie 
delle costruzioni

15 16 17 18 19 20 21

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac
cia ..................................................... 11.306 694 2.357 25.639 7.082 8.394 2.717

2 Pesca ................................................. 80 4 19 17 42 1.808 35

3 Industrie e s tr a tt iv e ........................... 4.415 1.863 1.165 1.110 695 1.295 8.770

4 Industrie alimentari e bevande . . 2.072 171 329 334 226 840 99

5 Industrie del t a b a c c o ...................... 1 — — — — — —

6 Industrie t e s s i l i ............................... 1.490 56 23.457 2.037 4.171 3.190 387
7 Industrie del vestiario, abbigliamen

to, a r r e d a m e n t o ........................... 167 69 110 116 141 312 292

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 96 11 54 270 1.045 1.101 94

9 Industrie del l e g n o ........................... 3.032 112 811 1.931 1.008 6.513 19.539

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 2.003 238 2.454 687 1.170 5.894 6.710
11 Industrie m eccaniche escluse le ri

parazioni ........................................ 3.415 1.128 2.242 2.279 2.510 2.859 7.570
12 Industrie costruzione mezzi di tra

sporto ............................................ 268 60 253 242 206 207 277

13 Riparazione autoveicoli, motoveico
li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................. 4.454 984 4.826 4.045 2.996 3.290 3.723

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i........................................ 3.645 166 1.196 682 616 4.555 39.075,

15 Industrie chimiche e affini . . . . 153.116 944 19.281 13.720 12.194 10.153 4.065

16 Industrie derivati del petrolio e car
bone .................................................

(151.884)

744 10.864 375 584 338 270 352

17 Industrie della g o m m a ...................... 342
(10.842)

55 110.533 279 216 1.611 260
(110.419)to



Segue Tav. A.9.

S E T T O R I

Produzione 
e distribuzione 

di energia 
elettrica

Produzione
e distribuzione 

di gas 
e distribuzione 

di metano

Distribuzione
di acqua

Commercio 
e attività 
ausiliario 

del commercio

AlbergU 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

Comunicazioni

22 23 24 25 26 27 28

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac
cia ..................................................... 739 1.788 980 2.150 5.982 1.402 580

2 Pesca ................................................ 34 7 13 13 19 249 19

3 Industrie e s tr a tt iv e .......................... 5.066 90.717 1.609 471 1.512 591 369

4 Industrie alimentari e bevande . . 52 41 116 177 238 125 23

5 Industrie del t a b a c c o ...................... — — — — — 3 — ,

6 Industrie t e s s i l i ............................... 154 133 554 1.034 1.949 992 763

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to ........................... 79 86 96 1.092 2.918 953 1.692

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 84 35 44 52 70 177 59

9 Industrie del l e g n o ........................... 1.677 338 2.496 5.046 3.677 1.242 1.522

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 1.712 968 1.882 399 390 1.331 560

11 Industrie meccaniche escluse le ri
parazioni ........................................ 9.680 3.294 4.446 1.470 1.111 3.842 2.330

12 Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................. 86 148 164 378 160 5.033 307

13 Riparazione autoveicoli, motoveico
li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................. 1.189 2.777 3.185 9.209 3.400 11.487 3.633

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i........................................ 837 339 4.553 572 1.980 768 1.202

15 Industrie chimiche e affini . . . . 1.558 1.578 7.392 2.158 4.965 1.429 572

16 Industrie derivati del petrolio e car
bone ................................................. 904 412 535 523 514 1.043 131

17 Industrie della g o m m a ...................... 115 170 381 443 297 1.849 153



Segue Tav. A.9.

S E T T O R I

Credito,
assicurazioni 

e gestioni 
finanziarie

Servizi vari
Locazione 

di fabbricati 
residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero di rottami 
metallici, stracci etc.

29 30 31 32 33

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac
cia ..................................................... 339 1.703 784 1.777 296

2 Pesca ................................................. 4 42 7 8 3

3 Industrie e s tr a tt iv e ........................... 97 443 648 592 178

4 Industrie alimentari e bevande . . 12 86 24 36 43

5 Industrie del ta b a c c o ...................... — — — — —

6 Industrie t e s s i l i ............................... 169 1.019 121 215 630

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n t o ........................... 208 2.044 117 164 1.503

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 25 259 32 167 28

9 Industrie del l e g n o ........................... 860 1.327 8.119 2.254 221

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 118 359 625 1.221 351

11 Industrie meccaniche escluse le ri
parazioni ........................................ 539 985 1.313 4.059 422

12 Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................ 64 158 233 2.766 84

13 Riparazione autoveicoli, motoveico
li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................. 1.118 3.878 7.368 2.378 2.251

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i........................................ 189 501 2.662 2.082 124

15 Industrie chimiche e affini . . . . 395 2.894 832 1.334 2.790

16 Industrie derivati del petrolio e car
bone . ............................................ 50 418 55 158 206

Industrie della g o m m a ...................... 42 351 52 231 173
Co



ItohM Segue Tav. A.9.

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste e caccia
Pesca

Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario, 

abbigliamento, 
arredamento

1 2 3 4 5 6 7

18 Industrie della carta e cartotecnica 369 1.072 236 1.884 894 1.522 1.571

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 165 219 206 853 256 982 1.055

20 Industrie manifatturiere varie . . 109 848 279 308 57 307 950

21 Industrie delle costruzioni . . . . 551 656 499 919 124 944 898

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e le t t r ic a ................................... 499 541 3.206 1.233 164 1.783 1.549

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . . 62 66 119 141 12 331 195

24 Distribuzione di a c q u a .................. 1.034 31 25 537 73 69 62

25 Commercio e attività ausiliarie del 
com m ercio ................................... 7.709 9.020 3.360 11.008 852 10.039 23.420

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 280 391 2.265 1.185 65 1.581 1.217

27 Trasporti e attività ausiliarie dei 
trasporti ........................................ 2.019 3.236 4.466 5.766 463 5.544 4.907

28 C o m u n ica z io n i................................... 510 2.729 1.778 2.010 130 2.153 2.033

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................ 2.265 2.065 7.163 2.580 681 4.352 3.675

30 Servizi v a r i ........................................ 2.985 1.088 4.232 4.369 1.763 3.273 3.506

31 Locazione di fabbricati residenziali — — — — — — —

32 Pubbblica amministrazione . . . . 50 50 70 122 7 361 179

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci, etc. . “............................... ....  . 50 316 321 173 40 1.399 836

TOTALE . . . . 727.918 1.045.162 369.622 444.177 126.225 398.506 604.085



Segue Tav. A.9.

S E T T O R I

Industrie 
pelli, cuoio 
e calzature

Industrie 
del legno

Industrie
metallurgiche

Industrie 
meccaniche 

(escluse 
le riparazioni)

Industrie 
costruzione 

mezzi 
di trasporto

Industrie 
riparazione 

autoveicoli, 
motoveicoli 

cicli e 
riparazioni 
meccaniche 

varie

Industrie 
lavorazione 
minerali non 
metalliferi

8 9 10 11 12 13 14

18 Industrie della carta e cartotecnica 3.291 694 362 1.441 1.076 581 2.960

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 497 399 428 1.224 1.494 432 817

20 Industrie manifatturiere varie . . 266 239 358 3.156 1.349 1.960 478

21 Industrie delle costruzioni . . . . 848 519 1.828 1.389 1.483 758 2.003

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e l e t t r ic a ................................... 1.511 1.159 5.022 2.482 2.222 1.302 4.350

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . . 166 108 656 288 241 129 932

24 Distribuzione di a c q u a .................. 61 81 75 58 54 31 252

25 Commercio e attività ausiliarie del 
c o m m e r c i o .................................... 11.843 5.082 2.037 7.442 7.723 14.909 5.282

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 865 485 1.290 1.972 2.289 758 1.855

27 Trasporti e  attività ausiliarie dei 
t r a s p o r t i ........................................ 4.779 4.054 12.015 9.204 10.969 6.297 14.498

28 C o m u n ica zio n i................................... 1.249 1.006 1.847 3.081 3.430 1.752 2.103

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................ 2.932 3.228 5.947 4.071 5.167 2.767 4.732

30 Servizi v a r i ........................................ 2.558 2.848 1.672 3.379 4.981 1.905 3.804

31 Locazione di fabbricati residenziali — — — — — — —

32 Pubbblica amministrazione . . . . 52 36 283 84 301 69 49

33
O

Recupero di rottami metallici, strac-
236 198 16.202 3.182 2.825 1.219 801

TOTALE . . . . 561.845 581.357 200.215 301.403 280.418 505.634 377.254 I

CA



05
Segue Tav. A.9.

S E T T O R I

Industrie 
chimiche 
e affini

Industrie 
derivati 

del petrolio 
e carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

Industrie 
poligrafiche 
ed editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie 
delle costruzioni

15 16 17 18 19 20 21

18 Industrie della carta e cartotecnica 3.260 118 1.743 161.586 38.799 3.288 867

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 1.635 172 1.379
(160.980)

822 115.070 1.830 401

20 Industrie manifatturiere varie . . 546 90 428 416
(114.646)

3.507 214.089 2.871

21 Industrie delle costruzioni . . . . 1.724 587 1.838 1.372 1.054
(213.809)

1.337 312.409

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e le t t r ic a ................................... 3.965 420 2.215 5.043 2.108 1.921

(311.666)

1.392

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . . 1.319 82 422 426 211 233 206

24 Distribuzione di a c q u a .................. 174 53 63 127 67 60 132

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio .................................... 6.755 416 5.306 4.301 8.798 10.597 7.084

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 3.110 403 3.122 1.452 1.877 1.544 899

27 Trasporti e attività ausiliarie dei 
t r a s p o r t i ........................................ 7.620 1.779 6.291 6.972 6.666 5.871 9.285

28 C o m u n ica zio n i.................................... 4.646 518 3.127 1.742 6.127 1.989 1.454

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................ 3.955 1.176 3.733 3.708 4.403 3.189 8.639

30 Servizi v a r i ........................................ 6.817 706 3.798 2.620 3.593 3.601 3.092

31 Locazione di fabbricati residenziali — — — — — — —

32 Pubbblica amministrazione . . . . 331 44 86 49 66 618 444

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci, etc................................................. 392 241 848 5.420 1.452 892 1.014

TOTALE . . . . 236.895 24.224 203.861 250.028 228.454 303.351 444.154



Segue Tav. A.9.

S E T T O R I

Produzione 
e distribuzione 

di energia 
elettrica

Produzione 
e distribuzione 

di gas 
e distribuzione 

di metano

Distribuzione 
di acqua

Conunercio 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

Comunicazioni

22 23 24 25 26 27 28

18 Industrie della carta e cartotecnica 412 498 602 3.078 854 647 653

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 611 927 460 676 590 440 882

20 Industrie manifatturiere varie . . 3.602 327 752 662 1.424 467 984

21 Industrie delle costruzioni . . . . 4.802 1.529 34.502 2.428 4.667 3.685 8.919
22 Produzione e distribuzione di ener

gia e le t t r ic a ................................... 78.470 2.344 4.679 1.738 3.027 870 744

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . .

(78.123)

778 86.128 169 135 892 98 ' 31

24 Distribuzione di a c q u a .................. 19
(86.067)

206 153.708 190 888 83 81

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio ................................... 3.711 2.886

(153.677)

3.316 293.150 5.008 6.155 3.925

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 1.583 2.013 1.278
(291.969)

1.940 491.062 978 2.900

27 Trasporti e attività ausiliarie dei 
t r a s p o r t i ........................................ 2.873 3.767 3.983 6.073

(490.670)

3.411 265.058 11.075

28 C o m u n ica zio n i................................... 1.252 2.498 1.841 5.135 4.997
(263.757)

2.169 252.763

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ....................................... 3.838 3.497 4.044 3.893 3.119 5.276

(252.252)

4.937

30 Servizi v a r i ....................................... 2.457 5.554 3.990 10.154 7.635 2.878 4.635

31 Locazione di fabbricati residenziali — — — — — — —

32 Pubbblica amministrazione . . . . 37 33 79 171 43 Il i 470

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci, etc................................................ 266 154 292 171 102 228 106

TOTALE . . . . 128.677 215.192 242.141 354.781 556.901 321.659 307.020to



tso
Oo

Segue Tav. A.9.

S E T T O R I

Credito, 
assicurazioni 

e gestioni 
finanziarie

Servizi vari
Locazione 

di fabbricati 
residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero di rottami 
metallici, stracci etc.

29 30 31 32 33

18 Industrie della carta e cartotecnica 886 1.086 220 1.103 204

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 1.384 2.188 239 909 232

20 Industrie manifatturiere varie . . 225 4.534 583 644 85

21 Industrie delle costruzioni . . . . 1.209 1.791 19.533 11.037 294

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e l e t t r ic a ................................... 393 847 759 809 657

23 Produzione e  distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . . 19 99 29 51 35

24 Distribuzione di a c q u a .................. 30 61 79 77 10

25 Commercio e attività ausiliarie del 
c o m m e r c i o .................................... 3.339 3.793 1.449 3.425 1.940

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 2.451 645 168 1.014 428

27 Trasporti e attività ausiliarie dei 
t r a s p o r t i ........................................ 1.681 2.031 1.000 2.502 1.010

28 C o m u n ica zio n i.................................... 4.787 2.383 395 2.441 1.828

29

30

31

Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................

Servizi v a r i ........................................

Locazione di fabbricati residenziali

115.841
(115.528)

7.767

1.143

461.364
(460.778)

2.874

16.836

7.907

11.817

15.406

1.258

32 Pubbblica amministrazione . . . . 180 167 40 284.154 35

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci, etc................................................. 47 98 98

(284.107)

207 314.549
(314.490)

TOTALE . . . - 144.468 498.697 67.294 347.539 347.274



Tav. A.IO - Matrice dei fabbisogni diretti e indiretti di capitale provocati da un milione di lire di domanda -finale di beni e servizi di
produzione nazionale (a).

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste e caccia
Pesca

Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 

e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario 
abbigliamento 
arredamento

1 2 3 4 5 6 7

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac-
2.239.932 25.391 18.273 981.266 150.212 24.053 18.789

2 Pesca .....................................................
(2.195.777)

64 1.214.652 10 1.316 5 21 24

3 Industrie e s t r a t t iv e ........................... 1.369
(1.214.619)

3.249 1.531.202 3.278 253 3.841 2.567

4 Industrie alimentari e bevande . . 12.391 4.422
(1.528.516)

295 279.953 859 1.125 963

5 Industrie del ta b a c c o ......................
(274.342)

231.200

6 Industrie t e s s i l i ............................... 738 50.757 309 1.386
(231.200)

402 765.172 330.139

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to ........................... 121 527 44 182 81

(764.471)

57 198.451

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 26 56 18 30 6 107
(198.373)

2.684
9 Industrie del l e g n o .......................... 328 13.754 272 1.107 287 1.498 1.275

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 2.316 12.615 21.775 7.058 658 3.918 4.270
11 Industrie meccaniche escluse le ri

parazioni ........................................ 1.435 15.685 7.947 5.952 519 2.914 4.646
12 Industrie costruzione mezzi di tra

sporto ............................................ 319 2.886 560 773 57 730 723
13 Riparazione autoveicoli, motoveico

li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................ 948 5.015 1.375 2.022 140 1.852 2.051

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i........................................ 2.095 1.252 1.146 5.232 226 1.550 1.421

15 Industrie chimiche e affini . . . . 20.571 12.808 14.331 21.657 3.364 60.023 33.580
16 Industrie derivati del petrolio e del 

carbone . ° ........................................ 1.296 4.764 3.501 2.825 355 2.781 2.282
17 Industrie della g o m m a .................. 622 1.607 1.328 1.342 98 1.377 2.446

Fonte: Elaborazione Centropiani su dati ISTAT.
5Q (a) I fabbisogni diretti sono riportati tra parentesi lungo la diagonale principale.



Segue Tav. A.IO.

S E T T O R I

Industrie 
pelli, cuoio 
e calzature

Industrie 
del legno

Industrie
metallurgiche

Industrie 
meccaniche 

(escluse 
le riparazioni)

Industrie 

costruzione 
mezzi 

di trasporto

Industrie 
riparaz. auto, 
moto, cicli e 

riparaz. mecca
niche varie

Industrie 
lavorazione 

minerali non 
metalliferi

8 9 10 11 12 13 14

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac 43.239 116.075 2.451 3.702 3.928 2.387 9.846

2

cia .....................................................

Pesca ..................................................... 60 19 21 49 31 31 26
3 Industrie e s t r a t t iv e .......................... 3.626 3.087 39.515 9.843 10.048 4.786 128.951
4 Industrie alimentari e bevande . . 10.303 1.945 217 331 396 295 415
5 Industrie del tabacco . . . . . . — — — — — — ___

6 Industrie t e s s i l i ............................... 17.780 6.489 385 1.244 5.697 1.054 1.107
7 Industrie del vestiario, abbigliamen

to, a r r e d a m e n to ........................... 177 611 84 199 176 85 73
8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 248.451 303 14 645 992 188 29

9 Industrie del l e g n o ...........................
(248.429)

1.849 341.359 336 2.659 2.734 911 4.574

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 4.760
(341.023)

10.837 1.173.814 204.063 195.903 82.349 30.796

11 Industrie meccaniche escluse le ri
parazioni ........................................ 5.251 10.419

(1.169.543)

3.588 422.610 75.591 72.705 7.292

12 Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................ 628 447 1.025

(420.408)

972 511.368 41.850 1.744

13 Riparazione autoveicoli, motoveico
li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................. 1.618 959 1.309 1949

(510.347)

1.610 206.991 4.157

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i........................................ 2.470 7.776 12.627 7.238 13.175

(206.146)

5.499 777.393

15 Industrie chimiche e affini . . . . 45.181 31.360 13.489 18.173 23.276 18.213
(775.620)

24.227
16 Industrie derivati del petrolio e del 

carbone ............................................ 2.005 1.562 6.935 3.711 3.744 3.523 9.893
17 Industrie della g o m m a .................. 6.163 2.439 1.146 3.871 30.390 5.262 2.208



Segue Tav. A.IO.

S E T T O R I

Industrie 
chimiche 
e affini

Industrie 
derivati 

del petrolio 
e carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

Industrie 
poligrafiche 
ed editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie 
delle costruzioni

15 16 17 18 19 20 21

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac
cia ..................................................... 36.463 2.238 7.602 82.688 22.840 27.071 8.763

2 Pesca ..................................................... . 103 5 24 22 54 2.323 45

3 Industrie e s t r a t t iv e ........................... 21.065 8.889 5.558 5.296 3.316 6.179 41.843

4 Industrie alimentari e bevande . . 6.717 554 1.067 1.083 733 2.723 321

5 Industrie del ta b a c c o ...................... 3 — — — — — —

6

7

Industrie t e s s i l i ...............................

Industrie del vestiario, abbigliamen

3.459 130 54.460 4.729 9.684 7.406 898

to, a r r e d a m e n to ........................... 86 36 57 60 73 161 151

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 50 6 28 139 539 568 48

9 Industrie del l e g n o .......................... 2.074 77 555 1.321 689 4.454 13.363

10

11

Industrie m e ta llu r g ic h e ..................

Industrie m eccaniche escluse le ri

18.552 2.204 22.729 6.363 10.837 54.594 62.149

12

parazioni ........................................

Industrie costruzione mezzi di tra

6.710 2.217 4.406 4.478 4.932 5.618 14.876

13

sporto ............................................

Riparazione autoveicoli, motoveico
li, cicli e riparazioni meccaniche

950 213 897 858 730 734 982

14

v a r i e ................................................

Industrie lavorazione minerali non

2.300 508 2.492 2.C88 1.547 1.699 1.922

m e ta llife r i........................................ 10.444 476 3.427 1.954 1.765 13.051 111.962
15

16

Industrie chimiche e affini . . . .  

Industrie derivati del petrolio e del

558.077
(553.587)

3.441 70.275 50.007 44.445 37.006 14.816

17

carbone ........................................ 8242 120.354
(120.110)

4.154 6.470 3.744 2.991 3.900

Industrie della g o m m a .................. 2.390 384 772.395
(771.597)

1.950 1.509 11.258 1.817



Segue Tav. A.IO.

S E T T O R I

Produzione 
e distribuzione 

di energia 
elettrica

Produzione 
e distribuzione 

d i gas 
e distribuzione 

di metano

Distribuzione 
di acqua

Commercio 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

Comunicazioni

22 23 24 25 26 27 28

1 Agricoltura, zootecnia, foreste e cac
cia ..................................................... 2.383 5.766 3.161 6.934 19.293 4.522 1.871

2 Pesca ..................................................... 44 9 17 17 24 320 24

3 Industrie e s t r a t t iv e ........................... 24.171 432.829 7.677 2.247 7.214 2.820 1.761

4 Industrie alimentari e bevande . . 169 133 376 574 772 405 75

5 Industrie del ta b a c c o ...................... — — — — — — 10

6 Industrie t e s s i l i ............................... 358 309 1.286 2.400 4.525 2.303 1.770

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to ........................... 41 44 50 563 1.505 491 873

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 43 18 23 28 36 90 30

9 Industrie del l e g n o ........................... 1.147 234 1.707 3.451 2.515 849 1.040

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 15.857 8.966 17.431 3.696 3.612 12.328 5.187

11 Industrie meccaniche escluse le ri
parazioni ........................................ 19.022 6.473 8.737 2.889 2.183 7.550 4.579

12 Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................ 305 525 581 1.340 567 17.846 1.089

13 Riparazione autoveicoli, motoveico
li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................ 614 1.434 1.644 4.755 1.755 5.931 1.876

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i........................................ 2.398 971 13.046 1.639 5.673 2.201 3.444

15 Industrie chimiche e affini . . . . 5.679 5.751 26.942 7.865 18.096 5.208 2.085

16 Industrie derivati del petrolio e del 
carbone ............................................ 10.015 4.564 5.927 5.794 5.694 11.555 1.451

17 Industrie della g o m m a .................. 804 1.188 2.662 3.096 2.075 12.921 1.069



Segue Tav. A.IO.

S E T T O R I

Credito, 
assicurazioni 

e gestioni 
finanziarie

Servizi vari
Locazione 

di fabbricati 
residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero di rottami 
metallici, 

stracci, etc.

29 30 31 32 33

1 Agricoltura, zootecnìa, foreste e cac-
1.093 5.492 2.528 5.731 955

2 5 54 9 10 4

3 Industrie e s t r a t t iv e ........................... 463 2.114 3.092 2.825 849

4 Industrie alimentari e bevande . . 39 279 78 117 139

5 Industrie del t a b a c c o ...................... — — — — —

6 Industrie t e s s i l i ............................... 392 2.366 280 499 1.463

7 Industrie del vestiario, abbigliamen
to, a r r e d a m e n to ........................... 107 1.054 60 85 775

8 Industrie pelli, cuoio e calzature . 13 134 17 86 14

9 Industrie del l e g n o .......................... 588 908 5.553 1.542 151

10 Industrie m e ta llu r g ic h e .................. 1.093 3.325 5.789 11.309 3.251

11 Industrie meccaniche escluse le ri
parazioni ....................................... 1.059 1.936 2.580 7.976 829

12 Industrie costruzione mezzi di tra
sporto ............................................ 227 560 826 9.807 298

13 Riparazione autoveicoli, motoveico
li, cicli e riparazioni meccaniche 
v a r i e ................................................ 577 2.002 3.804 1.228 1.162

14 Industrie lavorazione minerali non 
m e ta llife r i....................................... 542 1.436 7.627 5.966 355

15 Industrie chimiche e affini . . . . 1.440 10.548 3.032 4.862 10.169

16 Industrie derivati del petrolio e del 
carbone ............................................ 554 4.631 609 1.750 2.282

17 Industrie della g o m m a .................. 293 2.453 363 1.614 1.209
CO



Segue Tav. A.IO.

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste e caccia
Pesca

Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario 
abbigliamento 
arredamento

1 2 3 4 5 6 7

18 Industrie della carta e cartotecnica 1.911 5.552 1.222 9.757 4.630 7.883 8.136

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 630 836 786 3.254 977 3.747 4.025

20 Industrie manifatturiere varie . . 416 3.235 1.064 1.175 217 1.171 3.625

21 Industrie delle costruzioni . . . . 166 198 150 277 37 285 271

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e l e t t r ic a ................................... 14.033 15.214 90.160 34.675 4.612 50.142 43.562

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . . 1.744 1.856 3.347 3.965 337 9.309 5.484

24 Distribuzione di a c q u a ...................... 29.079 872 703 15.102 2.053 1.940 1.744

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio ................................... 13.517 15.817 5.891 19.301 1.494 17.602 41.065

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 491 686 3.970 2.078 114 2.772 2.134

27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra
sporti ................................................ 17.648 28.287 39.038 50.402 4.047 48.461 42.893

28 C o m u n ica z io n i................................... 4.458 23.855 15.542 17.570 1.136 18.820 17.771

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................ 3.971 3.621 12.560 4.524 1.194 7.631 6.444

30 5.234 1.908 7.420 7.661 3.091 5.739 6.147

31 Locazione di fabbricati residenziali — — — — — — —

32 Pubblica amministrazione . . . . 354 354 495 863 49 2.553 1.266

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci etc.................................................. 87 554 563 303 70 2.453 1.466

TOTALE . . . . 2.378.310 1.472.285 1.785.297 1.486.286 412.780 1.051.527 792.344



Segue Tav. A.IO.

SETTORI

Industrie 
pelli, cuoio 
e calzature

Industrie 
del legno

Industrie
metallurgiche

Industrie 
meccaniche 

(escluse 
le riparazioni)

Industrie 
costruzione 

mezzi 
d i trasporto

Industrie 
riparaz. auto, 
moto, cicli e 

riparaz. mecca
niche varie

Industrie 
lavorazione 

minerali non 
metalliferi

8 9 10 12 13 14

18 Industrie della carta e cartotecnica 17.044 3.594 1.874 7.463 5.573 3.009 15.330

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 1.896 1.522 1.633 4.670 5.700 1.648 3.117

20 Industrie manifatturiere varie . . 1.015 912 1.366 12.041 5.147 7.478 1.824

21 Industrie delle costruzioni . . . . 256 156 551 419 447 229 604

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e le t t r ic a ................................... 42.493 32.594 141.231 69.800 62.488 36.615 17? 332

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . . 4.668 3.037 18.448 8.099 6.777 3.628 26.210

24 Distribuzione di a c q u a ...................... 1.715 2.278 2.109 1.631 1.519 872 7.087

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio ................................... 20.766 8.911 3.572 13.049 13.542 26.141 9.261

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 1.517 850 2.262 3.458 4.014 1.329 3.253

27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra
sporti ................................................ 41.774 35.437 105.026 80.454 95.882 55.043 126.730

28 C o m u n ica zio n i................................... 10.918 8.794 16.145 26.932 29.982 15.315 18.383

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................ 5.141 5.660 10.427 7.138 9.060 4.852 8.297

30 Servizi v a r i ........................................ 4.485 4.994 2.932 5.925 8.734 3.340 6.670

31 Locazione di fabbricati residenziali — — — — — — —

32 Pubblica amministrazione . . . . 368 255 2.001 594 2.128 488 346

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci etc. . ........................................ 414 347 28.409 5.579 4.953 2.137 1.404

TOTALE . . . . 548.031 645.028 1.594.942 928.511 1.135.005 608.253 1.353.579



toOi Segue Tav. A.IO.

S E T T O R I

Industrie 
chimiche 
e affini

Industrie 
derivati 

del petrolio 
e carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

Industrie 
poligrafiche 
ed editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie 
delle costruzioni

15 16 17 18 19 20 21

18 Industrie della carta e cartotecnica 16.884 611 9.027 836.870 200.944 17.029 4.490

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 6.238 656 5.261
(833.732)

3.136 439.027 6.982 L530

20 Industrie manifatturiere varie . . 2.083 343 1.633 1.587
(437.409)

13.380 816.814 10.954

21 Industrie delle costruzioni . . . . 520 177 554 414 318
(815.745)

403 94.192

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e l e t t r ic a ................................... 111.505 11.811 62.291 141.821 59.282 54.023

(93.874)

39.146
23 Produzione e distribuzione di gas, 

distribuzione di m etano . . . . 37.093 2.306 11.868 11.980 5.934 6.553 5.793
24 Distribuzione di a c q u a ...................... 4.893 1.490 1.772 3.572 1.884 1.687 3.712
25 Commercio e attività ausiliarie del 

commercio ................................... 11.844 729 9.304 7.541 15.426 18.581 12.421
26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 5.453 707 5.475 2.546 3.291 2.707 1.576
27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra

sporti ................................................. 66.608 15.551 54.991 60.944 58.269 51.320 81.162
28 C o m u n ica z io n i.................................... 40.612 4.528 27.334 15.227 53.557 17.386 12.710
29 Credito, assicurazioni e gestioni fi

nanziarie ........................................ 6.935 2.062 6.545 6.502 7.720 5.592 15.148
30 Servizi v a r i ................................... 11.953 1.238 6.659 4.594 6.300 6.314 5 422
31 Locazione di fabbricati residenziali — — — ____ . _

32 Pubblica amministrazione . . . . 2.341 311 608 346 467 4,370 3.140
33 Recupero di rottam i metallici, strac

ci etc.................................................. 687 423 1.487 9.503 2.546 1.564 1.778

TOTALE . . . . 1.003.334 184.675 1.154.935 1.276.089 975.782 1.189.161 571.030



Segue Tav. A.IO.

S E T T O R I

Produzione 
e distribuzione 

di energia 
elettrica

Produzione 
e distribuzione 

di gas 
e distribuzione 

di metano

Distribuzione 
di acqua

Commercio 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

Comunicazioni

22 23 24 25 26 27 28

18 Industrie della carta e cartotecnica 2.134 2.579 3.118 15.941 4.423 3.350 3.382
19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 2.331 3.537 1.755 2.579 2.251 1.679 3.365
20 Industrie manifatturiere varie . . 13.743 1.248 2.869 2.526 5.433 1.782 3.754
21 Industrie delle costruzioni . . . . 1.448 461 • 10.402 732 1.407 1.111 2.689
22 Produzione e distribuzione di ener

gia e l e t t r ic a ................................... 2.206.765 65.919 131.585 48.877 85.127 24.466 20.923

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . .

(2.197.006)

21.879 2.422.126 4.753 3.797 25.085 2.756 872

24 Distribuzione di a c q u a ...................... 534
(2.420.411)

5.793 4.322.638 5.343 24.973 2.334 2.278

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio ................................... 6.507 5.060

(4.321.766)

5.814 514.009 8.781 10.792 6.882

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 2.776 3.530 2.241
(511.938)

3.402 861.030 1.715 5.085

27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra
sporti ................................................ 25.113 32.928 34.816 53.085

(860.341)

29.816 2.316.925 96.809

28 C o m u n ica zio n i................................... 10.944 21.836 16.093 44.886 43.680
(2.305.553)

18.960 2.209.455

29 Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................ 6.730 6.132 7.091 6.826 5.469 9.251

(2.204.985)

8.657
30 Servizi v a r i ........................................ 4.308 9.738 6.996 17.804 13.387 5.046 8.127
31 Locazione di fabbricati residenziali — — ____ _ ____ _
32 Pubblica amministrazione . . . . 262 232 559 1.209 304 785 3.323
33 Recupero di rottami metallici, strac

ci etc. . o ........................................ 466 270 512 300 179 400 186

TOTALE . . . . 2.388.990 3.050.603 4.642.509 768.604 1.186.884 2.488.692 2.404.021



Oo Segue Tav. A.IO.

S E T T O R I

Credito, 
assicurazioni 

e gestioni 

finanziarie

Servizi vari
Locazione 

di fabbricati 
residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero di rottami 
metallici, 

stracci, etc.

29 30 31 32 33

18 Industrie della carta e cartotecnica 4.589 5.625 1.139 5.713 1.057

19 Industrie poligrafiche ed editoriali . 5.280 8.348 912 3.468 885

20 Industrie manifatturiere varie . . 858 17.299 2.224 2.457 323

21 Industrie delle costruzioni . . . . 365 540 5.889 3.328 89

22 Produzione e distribuzione di ener
gia e l e t t r ic a ...................... 11.052 23.820 21.345 22.750 18.476

23 Produzione e distribuzione di gas, 
distribuzione di metano . . . . 533 2.784 816 1.434 984

24 Distribuzione di a c q u a ...................... 844 1.715 2.222 2.165 281

25 Commercio e attività ausiliarie del 
commercio ................................... 5.855 6.651 2.541 6.005 3.402

26 Alberghi e pubblici esercizi . . . . 4.298 1.131 295 1.778 750

27 Trasporti e attività ausiliarie dei tra
sporti ................................................. 14.694 17.753 8.741 21.870 8.828

28 C o m u n ica z io n i.................................... 41.844 20.830 3.453 21.337 15.979

29

30

31

Credito, assicurazioni e gestioni fi
nanziarie ........................................

Servizi v a r i ........................................

Locazione di fabbricati residenziali

203.117
(202.566)

13.618

2.530

808.956
(807.928)

5.039

29.520

13.864

20.720

27.013

2.206

32 Pubblica amministrazione . . . . 1.273 1.181 283 2.009.282 247

33 Recupero di rottami metallici, strac
ci etc.................................................. 82 172 172

(2.008.949)

363 551.530
(551.427)

TOTALE . . . . 316.787 958.627 120.838 2.191.941 655.955



Tav. A . ll - Distribuzione settoriale dei fabbisogni indiretti di produzione provocati da un milione di lire di domanda finale.

(valori assoluti)

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste 

e caccia

Pesca
Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessiU

Industrie 
de! vestiario 
abbigliamento 
e arredamento

Industrie 
pelli, cuoio 
e calzature

Industrie 
del legno

AGRICOLTURA E PESCA . . . 872.440,07 729.952,48 8.330,57 447.970,81 68.414,90 10.971,25 8.575,87 19.741,91 52.878,62
INDUSTRIA . ....................................... 130.611,56 294.926,73 938.021,63 593.280,96 838.325,36 960.726,98 1.036.293,69 991.816,66 950.987,25

ESTRATTIVE ....................................... 896,27 2.124,62 783.159,18 2.144,67 166,75 2.512,67 1.678,62 2.372,30 2.018,55
MANIFATTURIERE . . . . 114.103,67 282.809,26 110.674,73 567.269,43 935.036,11 928.066,90 1.009.243,70 965.053,83 930.681,98

— alimentari bevande . . 45.170,36 16.120,36 1.079,60 437.898,86 3.131,07 4.102,43 3.509,38 37.552,37 7.086,89
— t a b a c c o ........................... 1,12 0,98 1,21 1,70 910.037,15 3,23 2,06 2,52 1,85
— t e s s i l i ............................... 965,68 66.395,17 404,81 1.812,99 525,14 743.389,51 431.852,72 23.257,05 8.490,11
— vestiario, abb., arr. . . 610,98 2.657,54 223,75 918,35 410,42 289,94 425.217,03 894,99 3.080,38
— cuoio, calzature . . . . 105,99 229,53 70,11 121,08 23,79 429,07 10.804,76 736.774,49 1.220,82
— l e g n o ............................... 960,76 40.330,59 798,29 3.247,48 840,05 4.392,29 3.737,65 5.422,11 779.520,86
— m etallu rgiche..................
— meccaniche (escluse ri

1.978,76 10.788,17 18.^18,35 6.037,74 563,53 3.346,11 3.647,78 4.068,92 9.265,13

parazioni) ......................
— costruzione mezzi di tra

3.411,89 37.311,72 18.905,77 14.155,79 1.231,79 6.930,00 11.051,27 12.487,47 24.782,46

sporto ...........................
— riparazione autov. moto

veicoli, bici riparazioni

624,35 5.657,42 1.094,48 1.515,14 112,63 1.433,18 1.421,00 1.226,99 878,06

meccaniche varie . . . 
— lavorazione minerali non

4.599,22 24.329,86 6.671,49 9.807,77 679,96 8.985,92 9.950,67 7.849,13 4.652,15

m e t a ll if e r i...................... 2.699,69 1.613,50 1.475,63 6.744,78 293,42 1.999,23 1.832,50 3.184,85 10.026,01
— chimiche affini . . . . 37.157,57 23.136,28 25.884,59 39.120,88 6.075,85 108.426,81 60.660,25 81.617,70 56.650,28
— derivati petrolio carbone 10.769,04 39.618,03 29.162,42 23.565,74 2.934,36 23.103,75 18.978,89 16.706,59 12.958,52
— g o m m a ........................... 803,12 2.083,10 1.720,06 1.738,62 129,93 1.781,95 3.172,96 7.987,68 3.160,89
— carta cartotecnica . . . 2.292,42 6.659,99 1.463,45 11.702,96 5.550,88 9.456,74 9.757,89 20.444,48 4.314,36
— poligrafiche editoriali . 1.440,85 1.913,03 1.796,98 7.439,32 2.230,58 8.562,05 9.202,19 4.330,85 3.478,47
— manifatturiere varie . . 511,87 3.963,99 1.303,74 1.440,23 265,56 1.434,69 4.444,70 1.245,64 1.114,74

COSTRUZIONI....................................... 1.769,90 2.105,80 1.601,26 2.947,90 399,11 3.029,23 2.880,68 2.720,94 1.665,11
ELETTR. GAS, ACQUA . . . 13.841,72 7.887,05 42.586,46 20.918,96 2.723,39 27.118,18 22.490,69 21.669,59 16.621,61

TERZIARIO . . . . . . . 63.068,95 76.201,34 112.562,75 102.744,07 15.193,20 117.656,23 152.067,60 97.262,40 72.633,24

TOTALE . . . 1.066.120,58 1.101.080,55 1.058.914,95 1.143.995,84 1.021.933,46 1.089.354,46 1.196.937,16 1.108.820,97 1.076.499,11

Fonte: Elaborazione Centropiani sui dati della Tav. A.7.



Segue T a v . A .ll.

S E T T O R I Industrie
metallurgiche

Industrie 
meccaniche 
(escluse le 
riparazioni)

Industrie 
costruzione 

mezzi di 
trasporto

Industrie 
riparaz. auto, 
moto, cicli e 
riparaz. mecca

niche varie

Industrie 
lavorazione 

minerali non 
metalliferi

Industrie 
chimiche 
e affini

Industrie 
dei derivati 
del petrolio 

e del carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

AGRICOLTURA E PESCA . . . 1.133,84 1.725,42 1.816,06 1.111,71 4.506,02 16.690,72 1.024,21 3.482,46 37.676,31
IN D U S T R IA ............................................... 916.272,43 1.002.143,62 1.060.664,45 1.067.268,89 983.865,53 964.418,15 991.931,03 1.015.976,78 956.283,49

ESTRATTIVE....................................... 25.852,88 6.441,51 6.574,02 3.132,28 84.363,25 13.780,68 5.813,86 3.636,59 3.463,32
MANIFATTURIERE . . . . 812.161,06 955.759,90 1.017.739,53 1.043.328,60 824.919,40 877.892,80 977.568,08 972.771,13 878.092,74

— alimentari bevande . . ■ 796,85 1.203,00 1.441,81 1.075,47 1.517,01 24.485,53 2.026,51 3.887,95 3.951,42
— tabacco ........................... 2,26 2,05 2,51 1,63 3,05 23,81 0,39 3,75 3,03
— t e s s i l i ............................... 504,32 1.628,01 7.452,71 1.378,92 1.449,28 4.525,20 172,20 71.240,16 6.187,51
— vestiario, abb., arr. . . 419,50 1.000,75 887,76 426,92 364,82 435,39 179,12 286,76 300,55
— cuoio calzature . . . . 56,55 2.594,87 3.991,70 758,87 117,22 198,79 23,19 113,28 560,81
— l e g n o ............................... 986,31 7.796,33 8.015,25 2.671,86 13.412,31 6.080,75 224,67 1.627,00 3.872,65
— m eta llu rg ich e..................
— meccaniche (escluse ri

684.944,03 174.483,49 167.503,14 70.411,96 26.330,87 15.860,32 1.882,10 19.434,96 5.439,73

parazioni) ......................
— costruzione mezzi di tra

8.537,35 643.268,62 179.803,62 172.939,32 17.346,63 15.961,24 5.271,04 10.480,15 10.653,97

sporto ...........................
— riparazione autov. m oto

veicoli, bici riparazioni

2.011,03 1.903,77 485.166,14 81.998,71 3.419,46 1.862,91 421,28 1.758,19 1.681,22

meccaniche varie . . . 
— lavorazione minerali non

6.347,06 9.454,41 7.810,89 618.983,02 20.163,67 11.155,47 2.464,32 12.086,02 10.129,52

m e t a ll if e r i...................... 16.279,08 9.329,47 16.985,05 7.090,87 584.018,36 13.465,12 611,82 4.416,81 2.520,76
— chimiche affini . . . . 24.364,98 32.824,18 42.048,30 32.896,65 43.765,60 675.020,53 6.213,84 126.946,40 90.335,25
— derivati petrolio carbone 57.771,14 30.858,99 31.219,32 29.327,64 82.404,90 68.660,37 954.928,18 34.623,15 53.901,66
— g o m m a ........................... 1.487,96 5.021,77 39.388,86 6.819,05 2.859,20 3.094,91 494,76 661.012,13 2.524,29
— carta cartotecnica . . . 2.249,20 8.953,37 6.686,43 3.609,35 18.390,40 20.248,74 736,56 10.825,11 676.915,96
— poligrafiche editoriali . 3.729,52 10.677,03 13.027,45 3.768,78 7.121,23 14.261,80 1.496,31 12.028,59 7.177,37
— manifatturiere varie . . 1.673,92 14.759,79 6.308,59 9.169,58 2.235,39 2.551,92 421,79 2.000,72 1.947,04

COSTRUZIONI....................................... 5.864,44 4.455,74 4.758,43 2.431,37 6.426,56 5.532,12 1.882,47 5.896,46 4.402,97
ELETTR. GAS, ACQUA . . . 72.394,05 35.486,47 31.592,47 18.376,64 68.156,32 67.212,55 6.666,62 33.672,60 70.324,46

TERZIARIO . . . . . . . 170.103,65 129.603,12 151.879,44 115.639,60 137.111,67 128.222,57 23.674,86 104.337,61 106.221,38

TOTALE . . . 1.087.509,92 1.133.472,16 1.214.359,95 1.184.020,20 1.125.483,22 1.109.331,44 1.016.630,10 1.123.796,85 1.100.181,18



Segue Tav. A . ll.

S E T T O R I
Industrie

poligrafiche
editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie

delle
costruzioni

Produzione e 
distribuzione 
di energia 
elettrica

Produzione e 
distribuzione 

di gas e 
distribuzione 
di metano

Distribuzione 
di acqua

Commercio 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

AGRICOLTURA E PESCA . .

I N D U S T R I A .................................

ESTRATTIVE ..........................

MANIFATTURIERE . . .

— alimentari bevande
— tabacco ......................
— t e s s i l i ...................... ...
— vestiario, abb., arr. ,
— cuoio, calzature . .
— l e g n o ......................
— metallurgiche . . .
— meccaniche (escluse ri 

parazioni) . . . .
— costruzione mezzi di tra 

s p o r t o ..................
— riparazione autov. moto

veicoli, bici riparazioni 
meccaniche varie .

— lavorazione minerali non 
metalliferi . . . .

— chimiche affini . .
— derivati petrolio carbone
— g o m m a ......................
— carta cartotecnica . .
— poligrafiche editoriali
— manifatturiere varie .

COSTRUZIONI . . . 

ELETTR. GAS, ACQUA 

TERZIARIO . . . .

10.446,15
1.022.653,42

2.170,26
987.236,76

2.674,56
2,76

12.667,73
366,34

2.168,64
2.020,90
9.263,81

11.733,44

1.432.52

7.504.53

2.274,71
80.288,05
31.162,68

1.955,88
241.016,89
564.302,13

16.401,19

3.379,76
29.866,64

134.281,04

14.241,39
994.280,51

4.042,54
958.261,11

9.927,25
2,34

9.687.92 
811,54

2.285,15
13.061,57
46.673,88

13.361,84

1.435.93

8.239,32

16.825,65
66.847,70
24.924,28
14.592,99
20.424,02
15.959,14

693.200,59

4.290,30
27.686,56

110.011,51

4.027,90
1.003.947,43

27.374,58
370.481,07

1.168,94
1,92

1.175,06
759,07
195,25

39.184,08
53.142,03

35.385,07

1.926,50

9.323,50

144.349,61
26.761.48 
32.441,59
2.357,72
5.383.88
3.494.88

13.430.49

585.015,23
21.076,55

153.337,26

1.120,52
994.438.75 

15.813,40
189.731,34

617,48
0,64

468,61
205,31
173,35

3.363.30 
13.557,27

45.245.98 

597,39

2.978,47

3.092,33
10.257,83
83.398.98 

1.038,17
2.556.31 
5.331,85

16.848,07

15.407,26
773.486.75 
71.319,33

TOTALE 1.167.380,61 1.118.533,41 1.161.312,59 1.066.878,60

2.633,51
1.025.099,67

283.169,09
96.794,49

479,67
0,77

402,43
221,90

73,46
679,36

7.669,73

15.398„94

1.029.17

6.955.18

1.251,41
10.388,90
37.994,37

1.538,86
3.092,08
8.088,10
1.530,16

4.907,97
640.228,12

81.100,69

1.454,00
1.042.360,05

5.021,93
182.778,08

1.372,84
1,66

1.683,90
249,36

91,41
5.004,66

14.899,55

20.782,07

1.141,17

7.977,48

16.819,54
48.667,15
49.370,70

3.450,99
3.737,79
4.010,70
3.517,11

110.702,23
743.857,81
81.235,34

3.171.82 
185.024,41

1.470,87
150.722,65

2.094,19
1,18

3.141,60
2.840,02

109,11
10.120,43
3.158,24

6.869,31

2.625,49

23.063,73

2.113,38
14.210.50 
48.252,16
4.011,35

19.117.51 
5.897,62
3.096.83

7.788,77
25.042,12

879.010,86

8.806,72
223.587,96

4.721.51 
149.004,09

2.810.97 
1,22

5.918,29
7.585,61

145,73
7.372,41
3.090.52

5.194.65 

1.112,25

8.513.97

7.314,34
32.689,30
47.447,90

2.690,13
5.305,56
5.150,58
6.660.66

14.975,89
54.886,47

846.400,51

2.322,62
263.845,48

1.844,09
237.363,72

1.470,92
37,96

3.013,17
2.476,64

367,57
2.491,05

10.544.24

17.957,35

34.965,69

28.769,59

2.838,84
9.407,60

96.234,46
16.748.25 
4.017,29 
3.837,91 
2.185,19

11.824,48
12.813,19

816.855,81

1.108.833,87 1.125.049,39 1.067.207,09 1.078.795,19 1.083.023,91



Coto Segue Tav. A .ll .

S E T T O R I Comunicazioni

Credito, 
assicurazioni 
e gestioni 
finanziarie

Servizi vari
Locazione 

di fabbricati 
residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero 
di rottami 
metallici, 

stracci, etc.

AGRICOLTURA E PESCA .

I N D U S T R I A ..........................

ESTRATTIVE . . . .  

MANIFATTURIERE . .

— alimentari bevande
— tabacco ..................
— t e s s i l i ......................
— vestiario, abb., arr.
— cuoio, calzature . .
— l e g n o ......................
— metallurgiche . . .
— meccaniche (escluse r 

parazioni) . . . .
— costruzione mezzi di tra 

s p o r t o ..................
— riparazione autov. moto 

veicoli, bici riparazion 
m eccaniche varie . ,

— lavorazione minerali non 
m e t a ll i f e r i .................

— chimiche affini . . .
— derivati petrolio carbone
— g o m m a ......................
— carta cartotecnica . .
— poligrafiche editoriali
— manifatturiere varie .

COSTRUZIONI . . . .  

ELETTR. GAS, ACQUA . 

TERZIARIO ...........................

TOTALE . . .

871,71
114.891,06

1.150,91
74.715,34

269,29
1,66

2.317,70
4.396,74

122,89
3.052,40
4.437.85

10.890,49

2.130,54

9.100,25

4.437,79
3.763,90

12.055,14
1.387,56
4.056.85 
7.694,30 
4.599,99

28.616,58
10.408,23

945.201,21

1.060.963,98

501,67
46.200.28 

301,25
36.564.28

139,41
0,29

511.33 
540,15

51,71
1.723,76

934.34

2.520,26

445,96

2.799,58

696,05
2.597,56
4.590.10 

385,43
5.503,60

12.071,00
1.053,75

3.878,64
5.456.11 

980.665,61

1.027.367,56

2.545,09
160.068,46

1.382,95
140.549,41

1.018,36
0,71

3.093,77
5.312,22

538,52
2.660,52
2.843,68

4.604,05

1.099,83

9.712,51

1.850,80
19.05,1,51
38.555,43

3.177,79
6.743,07

19.082,62
21.204,02

5.746,99
12.389,11

891.288,48

1.053.902,03

1.158,24
150.782,95

2.021,49
75.511,44

282.49 
0,26

368,03
304,23

67,46
16.281,09
4.949.07

6.136,95

1.620,40

18.453,99

9.836,33
5.479,15
5.089,23

467.50 
1.363,79 
2.085,39
2.726.08

62.672,49
10.577,53

912.105,79

1.064.046,98

2.619,14
159.788,76

1.847,09
111.086,67

429,24
0,55

651.72
425.72 
345,78

4.519,82
9.670,43

18.975.95 

19.215,98

5.954,97

7,693,04
8.784.30

14.538.95 
2.088,95
6.849.30 
7.931,77 
3.010,20

35.412,45
11.442,55

911.334,01

438,34
71.253,05

554,06
60.875,18

508,65
0,55

1.915,35
3.906,18

57,99
442,67

2.778,07

1.970,77

582,84

5.638,63

458,45
18.370,91
18.992,75

1.564,20
1.267,71
2.023,09

396,37

942,84
8.880,97

962.858,70

1.073.741,91 I 1.034.550,09



Tav. a . 12 - Distribuzione settoriale dei fabbisogni indiretti di produzione provocati da un milione di lire di domanda finale.

(valori percentuali)

SETTORI
Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste 
e caccia

Pesca
Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario 
abbigliamento 
e arredamento

Industrie 
pelli, cuoio, 
calzature

Industrie 
del legno

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 81,8 66,3 0,8 39,2 6,7 1,0 0,7 1,8 4,9
INDUSTRIA...................................................... 12,3 26,8 88,6 51,8 91,8 88,2 86,6 89,4 88,4

ESTRATTIVE ....................................... 0,1 0,2 74,0 0,2 — 0,2 0,1 0,2 0,2
MANIFATTURIERE . . . . 10,7 25,7 10,4 49,5- 91,5 85,2 84,4 87,0 86,5
— alimentari, bevande . 4,2 1,5 0,1 38,2 0,3 0,4 0,3 3,4 0,7
— tabacco ...................... __ — _ — 89,1 ____ ____ ____ ____

— t e s s i l i ........................... 0,1 6,0 — 0,2 0,1 68,3 36,1 2,1 0,8
— vestiario, abb., arr. . 0,1 0,2 — 0,1 — — 35,5 0,1 0,3
— cuoio, calzature . . . — — — — — _ 0,9 66,4 0,1
— l e g n o .......................... — 3,7 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3 0,5 72,4
— metallurgiche . . . .
— meccaniche (escluse ri

0,2 1,0 1,8 0,5 0,1 0,3 0,3 0,4 0,9

parazioni) ..................
— costruzione mezzi tra

0,3 3,4 1,8 1,2 0,1 0,6 0,9 1,1 2,3

sporto ..........................
— riparazione autov., mo

toveicoli, bici, ripara

0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

zioni meccaniche varie 
— lavorazione minerali

0,4 2,2 0,6 0,8 0,1 0,8 0,8 0,7 0,4

non m etalliferi . . . 0,3 0,1 0,1 0,6 — 0,2 0,2 0,3 0,9
— chimiche, affini . . .
— derivati petrolio, car

3,5 2,1 2,4 3,4 0,6 10,0 5,1 7,4 5,3

bone .......................... 1,0 3,6 2,8 2,1 0,3 2,1 1,6 1,5 1,2
— g o m m a ...................... 0,2 0,2 0,2 0,2 — 0,2 0,3 0,7 0,3
— carta, cartotecnica . . 0,2 0,6 0,1 1,0 0,5 0,9 0,8 1,8 0,4
— poligrafiche, editoriali . 0,1 0,2 0,2 0,7 0,2 0,8 0,8 0,4 0 3
— manifatturiere varie . — 0,4 0,1 0,1 — 0,1 0,4 0,1 0,1
COSTRUZIONI................................................ 0,2 0,2 0,2 0,3 — 0,3 0,2 0,2 0,2
ELETTR., GAS, ACQUA .  .  . 1,3 0,7 4,0 1,8 0,3 2,5 1,9 2,0 1,5

TERZIARIO . . . . . . . . 5,9 6,9 10,6 9,0 1,5 10,8 12,7 8,8 6,7

TOTALE . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ino

Co Fonte: Elaborazione Centropiani sui dati della Tav. A.ll.



Segue T a v . A.12.

S E T T O R I Industrie
metallurgiche

Industrie 
meccaniche 
(escluse le 
riparazioni)

Industrie 

costruzione 
mezzi di 
trasporto

Industrie 
riparazione 

autov., Hiotov., 
cicli e ripar. 
mecc. varie

Industrie 
lavorazione 

minerali non 
metalliferi

Industrie 
chimiche 
e affini

Industrie 
derivati 
petrolio 

e carbone

Industrie 
delia gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 1,5 0,1 0,3 3,4
INDUSTRIA...................................................... 84,3 88,4 87,4 90,1 87,4 86,9 97„6 90,4 87,0

ESTRATTIVE ....................................... 2,4 0,6 0,5 0,3 7,5 1,3 0,6 0,3 0,3
MANIFATTURIERE . . . . 74,7 84,3 83,9 88,0 73,2 79,0 96,1 86,6 80,0
— alimentari, bevande . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,2 0,2 0,4 0,4
— tabacco ...................... — — — — — — — ,— —

— t e s s i l i .......................... 0,1 0,2 0,6 0,1 0,1 0,4 — 6,3 0,6
— vestiario, abb., arr. . — 0,1 0,1 — — — — — —
— cuoio, calzature . . . — 0,2 0,3 0,1 — — — — . 0,1
— l e g n o .......................... 0,1 0,7 0,7 0,2 1,2 3,6 — 0,1 0,4
— metallurgiche . . . . 63,0 15,4 13,8 5,9 2,3 1,4 0,2 1,7 0,5

— meccaniche (escluse ri
parazioni) .................. 0,8 56,8 14,8 14,5 1,6 1,4 0,5 0,9 1,0

— costruzione mezzi tra
sporto ........................... 0,2 0,2 40,0 6,9 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2

— riparazione autov., mo
toveicoli, bici, ripara
zioni meccaniche varie 0,6 0,8 0,6 52,3 1,8 1,0 0,3 1,1 0,9

— lavorazione minerali 
non m etalliferi . . . 1,5 0,8 1,4 0,6 51,9 1,2 0,1 0,4 0,2

— chimiche, affini . . . 2,2 2,9 3,5 2,8 3,9 60,8 0,6 11,3 8,2

— derivati petrolio, car
bone ............................................... 5,3 2,7 2,6 2,5 7,3 6,2 93,9 3,1 4,9

— g o m m a ...................... 0,1 0,4 3,2 0,6 0,3 0,3 — 58,8 0,2

— carta, cartotecnica . . 0,2 0,8 0,6 0,3 1,6 1,8 0,1 1,0 61,5

—  poligrafiche, ed itoriali. 0,3 0,9 1,1 0,3 0,6 1,3 0,1 1,1 0,7

—  manifatturiere varie . 0,2 1,3 0,5 0,8 0,2 0,2 — 0,2 0,2

COSTRUZIONI....................................... 0,5 0,4 0,4 0,2 0,6 0,5 0,2 0,5 0,4

ELETTR., GAS, ACQUA . . . 6,7 3,1 2,6 1,6 6,1 6,1 0,7 3,0 6,3

TERZIARIO...................................................... - 15,6 11,4 12,5 9,8 12,2 11,6 2,3 9,3 9,6

TOTALE . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Segue Tav. A.12.

ii:n

S E T T O R I
Industrie 

poligrafiche 
ed editoriali

AGRICOLTURA E PESCA . 

INDUSTRIA...............................

ri

tra

ESTRATTIVE . . . .

MANIFATTURIERE . .

— alimentari, bevande
— tabacco . . . .
— t e s s i l i ..................
— vestiario, abb., arr
— cuoio, calzature .
— l e g n o ..................
— metallurgiche . .
— meccaniche (escluse 

parazioni) . . .
— costruzione mezzi 

s p o r to ..................
— riparazione autov., mo

toveicoli, bici, ripara 
zioni meccaniche varie

— lavorazione minerai 
non m etalliferi . .

— chimiche, affini . .
— derivati petrolio, car 

b o n e ......................
— g o m m a ..................
— carta, cartotecnica .
— poligrafiche, editoriali
— manifatturiere varie
COSTRUZIONI...............................

ELETTR., GAS, ACQUA . .

TERZIARIO

TOTALE .

0,9
87,6

0,2
84.5 
0,2

1,1

0,2
0,2
0,8

1,0

0,1

0,6

0,2
6,9

2,7
0,2

20.6 
48,3

1,4
0,3
2,6

11,5

100,0

Industrie
manifatturiere

varie

1,3
88,9

0,4
85,6
0,9

0,9
0,1
0,2
1,2
4.1

1.2

0,1

0,7

1,5
6,0

2,2
1.3 
1,8
1.4 

62,0
0,4
2.5

9,8

100,0

Industrie
delle

costruzioni

0,3
86,5

2.3 
32,0

0,1

0,1
0,1

3.4 
4,6

3,0

0,2

0,8

12.4 
2,3

2,8
0,2
0,5
0,3
1,2

50.4 
1,8

13,2

100,0

Produzione 
e distribuzione 

energia 
elettrica

0,1 0,2 0,1
93,2 92,5 92,7

1,5 25,6 0,5
17,8 8,6 16,3
0,1 0,1 0,1

— — 0,2

0,3 0,1 0,5
1,3 0,7 1,3

4,2

0,1

0,3

0,3
1,0

7,8
0,1
0,2
0,5
1,6
1,4

72,5

ó,7

100,0

Produzione 

e distribuzione 
di gas e 

distr. metano

1.4 

0,1

0,6

0,1
0,9

3.4 
0,1 
0,3 
0,7 
0,1 
0,5

57,8

7,3

100,0

Distribuzione 
di acqua

1,9

0,1

0,7

1,5
4.3

4.4
0,3
0,3
0,4
0,3
9,8

66,1

7,2

100,0

Commercio 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

0,3
17,3

0,1
14,2
0,2

0,3
0,3

0,9
0,3

0,7

0,2

2,2

0,2
1.3

4,5
0,4
1,8
0,6
0,3
0,7
2.3

82,4

100,0

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

0,8
20.7

0,4
13.8 
0,3

0,5
0,7

0,7
0,3

0,5

0 ,1

0,8

0,7
3.0

4.4 
0,2 
0,5 
0,5 
0,6
1.4
5.1

78,5

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

0,2
24,4

0,2
21,9

0,1

0,3
0,2

0,2
1,0

1,7

3,2

2,6

0,3
0,9

8,9
1,5
0,4
0,4
0,2
1,1
1,2

75,4

100,0 100,0
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S E T T O R I Comunicazioni

Credito, 
assicurazioni 

e gestioni 
finanziarie

Servizi
vari

Locazione 
di fabbricati 
residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero 
d i rottami 
metalliferi 

stracci, etc.

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 0,1 _ 0,2 0,1 0,2 -

INDUSTRIA...................................................... 10,8 4,5 15,2 14,2 14,9 6,9

ESTRATTIVE....................................... 0,1 ____ 0,1 0,2 0,2 0,1
MANIFATTURIERE . . . . 7,0 3,6 13,4 7,1 10,3 5,8
— alimentari, bevande . — — 0,1 — — —
— tabacco ....................................... — — — — — —

— t e s s i l i .............................................. 0,2 — 0,3 — 0,1 0,2
—  vestiario, abb., arr. . 0,4 0,1 0,5 — — 0,4
—  cuoio, calzature . . . — — 0,1 — — —

—  l e g n o .............................................. 0,3 0,2 0,3 1,5 0,4 —

—  metallurgiche . . . .

—  meccaniche (escluse ri
0,4 0,1 0,3 0,5 0,9 0,3

parazioni) ..................
—  costruzione mezzi tra

1,0 0,2 0,4 0,6 1,8 0,2

sporto ...........................
—  riparazione autov., m o

toveicoli, bici, ripara

0,2 0,1 0,2 1,9 0,1

zioni meccaniche varie 
—  lavorazione minerali

0,9 0,3 0,9 1,7 0,6 0,5

non m etalliferi . . . 0,4 0,1 0,2 0,9 0,7 —

—  chimiche, affini . . .

—  derivati petrolio, car

0,4 0,3 1,8 0,5 0,8 1,8

bone ........................... 1,2 0,5 3,7 0,5 1,3 1,8

— g o m m a ...................... 0,1 — 0,3 0,1 0,2 0,2

— carta, cartotecnica . . 0.4 0,5 0,6 0,1 0,6 0,1

— poligrafiche, ed itoriali. 0,7 1,2 1,8 0,2 0,7 0,2

— manifatturiere varie . 0,4 0,1 2,0 0,3 0,3 —

COSTRUZIONI....................................... 2,7 0,4 0,5 5,9 3,3 0,1

ELETTR., GAS, ACQUA . . . 1,0 0,5 1,2 1,0 1,1 0,9

TERZIARIO...................................................... 89,1 95,5 84,6 85,7 84,9 93,1

TOTALE . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Tav. A.13 - Distribuzione settoriale dei fabbisogni indiretti di reddito provocati da un milione di lire di dom anda -finale.
(valori assoluti)

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste 
e caccia

Pesca
Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario 

abbigliamento 
e arredamento

Industrie 
pelli, cuoio 

e calzature

Industrie 
del legno

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 16.532 9.505 6.832 367.341 56.119 8.997 7.033 16.188 43.374
IN D U S T R IA .............................................. 47.845 124.212 64.527 70.459 11.355 94.528 287.685 105.366 75.108

ESTRATTIVE....................................... 684 1.621 1.340 1.636 127 1.917 1.280 1.810 1.540
MANIFATTURIERE . . . . 37.834 117.135 38.684 55.366 9.460 76.163 272.496 90.162 63.470
— alimentari, bevande . 10.059 3.590 240 4.557 697 914 781 8.362 1.578
— t a b a c c o ...................... — — — — ____ ____ — - ____

— t e s s i l i .......................... 468 32.150 196 878 254 443 209.113 11.262 4.111
— vestiario, abb., arr. . . 214 929 78 321 144 101 137 313 1.077
— cuoio, calzature . . . 55 120 37 63 12 225 5.658 48 639
— l e g n o .......................... 532 22.345 442 1.799 465 2.434 2.071 3.004 547
— metallurgiche . . . . 735 4.007 6.915 ,2.242 209 1.243 1.355 1.511 3.441
— meccaniche (escluse ri

parazioni) .................. 1.659 18.142 9.192 6.883 599 3.370 5.373 6.072 12.050
— costruzione mezzi di 

trasporto .................. 230 2.088 404 559 42 529 524 453 324
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni 
meccaniche varie . . 2.482 13.127 3.600 5.292 367 4.848 5.369 4.235 2.510

— lavorazione minerali 
non m etalliferi . . . 1.282 766 701 3.203 139 949 870 1.512 4.761

— chimiche, affini . . . 17.102 10.649 11.914 18.006 2.796 49.904 27.919 37.565 26.074
— derivati petrolio, car

bone .......................... 778 2.864 2.108 1.703 212 1.670 1.372 1.208 937
— g o m m a ...................... 369 958 791 800 60 820 1.460 3.675 1.454
— carta, cartotecnica . . 923 2.680 589 4.710 2.234 3.806 3.927 8.228 1.736
— poligrafiche, editoriali . 718 954 896 3.708 1.112 4.268 4.587 2.159 1.734
— manifatturiere varie . 228 1.766 581 642 118 639 1.980 555 497
COSTRUZIONI....................................... 919 1.094 832 1.531 207 1.574 1.496 1.413 865
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 8.408 4.362 23.671 11.926 1.561 14.874 12.413 11.981 9.233

TERZIARIO 45.354 54.576 84.373 73.818 11.309 85.437 107.323 69.490 53.186

TOTALE . . . 109.731 188.293 155.732 511.618 78.783 188.962 402.041 191.044 171.668

Co“V] Fonte: Elaborazione Centropiani sui dati della Tav. A.8.
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S E T T O R I
Industrie

metallurgiche

Industrie 
meccaniche 
(escluse le 
riparazioni)

Industrie 
costruzione 
mezzi di 
trasporto

Industrie 
riparazione 

autov., moto, 
cicli, e ripar. 

mecc. varie

Industrie
lavorazione

minerali
non

metalliferi

Industrie 
chimiche 
e affin i

Industrie 
derivati 
petrolio 

e carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 928 1.411 1.486 909 3.693 13.682 839 2.854 30.903
IN D U S T R IA .............................................. 100.741 146.622 250.079 190.635 184.498 114.331 19.332 154.934 117.360

ESTRATTIVE ....................................... 19.720 4.913 5.014 2.389 64.350 10.511 4.435 2.774 2.642
MANIFATTURIERE . . . . 38.134 119.818 225.149 176.825 79.462 64.539 10.237 130.654 73.493
— alimentari, bevande . 177 268 321 239 338 5.453 451 866 880
— t a b a c c o ...................... — — — — — 2 ___ ___ __
— t e s s i l i ........................... 244 788 3.609 668 702 2.191 83 34.496 2.996
— vestiario, abb., arr. . . 147 350 310 149 128 152 63 100 105
— cuoio, calzature . . . 30 1.359 2.090 397 61 104 12 59 294
— l e g n o .......................... 546 4.320 4.441 1.480 7.431 3.369 124 901 2.146
— metallurgiche . . . .
— meccaniche (escluse ri

1.356 64.801 62.209 26.150 9.779 5.890 699 7.218 2.020

parazioni) ..................
— costruzione mezzi di

4.151 2.549 87.424 84.087 8.434 7.761 2.563 5.096 5.180

trasporto ..................
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni

742 703 739 30.263 1.262 688 155 649 620

meccaniche varie . . 
— lavorazione minerali

3.425 5.101 4.214 2.211 10.880 6.019 1.330 6.521 5.466

non m etalliferi . . . 7.731 4.431 8.066 3.367 1.086 6.395 291 2.098 1.197
— chimiche, affini . . .
— derivati petrolio, car

11.214 15.108 19.353 15.141 20.143 3.733 2.860 58.428 41.577

bone .......................... 4.176 2.230 2.256 2.120 5.956 4.963 148 2.502 3.896
— g o m m a ...................... 685 2.310 18.122 3.137 1.315 1.424 228 476 1.161
— carta, cartotecnica . . 905 3.603 2.691 1.453 7.401 8.149 296 4.357 1.515
— poligrafiche, editoriali . 1.859 5.322 6.494 1.879 3.550 7.109 746 5.996 3.573
— manifatturiere varie . 746 6.575 2.810 4.084 996 1.137 188 891 867
COSTRUZIONI....................................... 3.046 2.315 2.472 1.263 3.338 2.874 978 3.063 2.287
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 39.841 19.576 17.444 10.158 37.348 36.407 3.682 18.443 38.938

TERZIARIO...................................................... 124.725 94.439 111.185 81.998 100.320 94.443 17.636 76.752 77.712

TOTALE . . . 226.394 242.472 362.750 273.542 288.511 222.456 37.807 234.540 225.975



Segue Tav. A.13.

S E T T O R I
Industrie 

'poligrafiche 
ed editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie
delle

costruzioni

Produzione 
e distribuzione 

di energia 
elettrica

Produzione 
e distribuzione 

di gas e 
distribuzione 
di metano

Distribuzione 
di acqua

Commercio 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

Alberghi 

e pubblici 
esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 8.564 11.462 3.300 915 2.159 1.191 2.600 7.221 1.875
IN D U S T R IA ............................................... 190.102 129.045 193.563 82.091 266.566 160.831 70.614 91.654 84.815

ESTRATTIVE ....................................... 1.655 3.084 20.881 12.062 215.993 3.831 1.122 3.601 1.407
MANIFATTURIERE . . . . 170.173 108.457 159.780 55.140 30.050 65.006 51.461 49.839 70.147
— alimentari, bevande . 596 2.211 260 138 107 306 466 626 328
— tabacco . . . . . . — — ___ __ 4
— t e s s i l i ........................... 6.134 4.691 569 227 195 815 1.521 2.866 1.459
— vestiario, abb., arr. . . 128 284 265 72 78 87 993 2.653 866
— cuoio, calzature . . . 1.136 1.197 102 91 38 48 57 76 192
~  l e g n o ........................... 1.120 7.237 21.710 1.863 376 2.773 5.607 4.085 1.380
— metallurgiche . . . .
— meccaniche (escluse ri

3.440 17.334 19.736 5.035 2.848 5.534 1.173 1.148 3.916

parazioni) ..................
— costruzione mezzi di

5.705 6.497 17.205 21.999 7.487 10.105 3.340 2.526 8.731

trasporto ..................
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni

529 530 711 220 380 421 969 410 12.905

meccaniche varie . . 
— lavorazione minerali

4.049 4.446 5.031 1.607 3.753 4.304 12.444 4.594 15.523

non m etalliferi . . . 1.080 7.991 68.553 1.469 594 7.988 1.004 3.474 1.348
— chimiche, affini . . .
— derivati petrolio, car

36.953 30.766 12.317 4.721 4.782 22.399 6.540 15.045 4.330

bone .......................... 2.252 1.801 2.345 6.028 2.746 3.568 3.488 3.429 6.956
— g o m m a ...................... 900 6.714 1.085 478 708 1.588 1.846 1.238 7.706
— carta, cartotecnica . . 96.998 8.220 2.167 1.029 1.244 1.504 7.694 2.135 1.617
— poligrafiche, editoriali . 1.847 7.955 1.742 2.658 4.032 1.999 2.940 2.567 1.913
— manifatturiere varie . 7.306 583 5.982 7.505 682 1.567 1.379 2.967 973
COSTRUZIONI....................................... 1.756 2.229 1.238 8.003 2.549 57.504 4.046 7.779 6.142
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 16.518 15.275 11.664 6.886 17.974 34.490 13.985 30.435 7.119

TERZIARIO...................................................... 98.344 79.375 113.300 52.844 60.527 60.418 81.616 70.417 66.426

TOTALE . 297.010 219.882 310.163 135.850 329.252 222.440 154.830 169.292 153.116



è
Segue Tav. A.13.

S E T T O R I Comunicazioni

Credito, 
assicurazioni 

e gestioni 
finanziarie

Servizi
vari

Locazione 
di fabbricati 
residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero 
rottami 

metallici, 
stracci, etc.

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 713 411 2.083 950 2.147 359.^
IN D U S T R IA .............................................. 51.563 20.727 60.753 75.387 70.326 26.232

ESTRATTIVE....................................... 878 230 1.055 1.542 1.409 423
MANIFATTURIERE . . . . 29.980 15.435 49.848 35.358 44.128 20.389
— alimentari, bevande . 60 31 227 63 96 113
— t a b a c c o ...................... — — — ___ __ __
— t e s s i l i .......................... 1.122 248 ■ 1.498 178 316 927
— vestiario, abb., arr. . . 1.538 189 1.858 106 149 1.366
— cuoio, calzature . . . 64 27 282 35 181 30
— l e g n o ........................... 1.691 955 1.474 9.021 2.504 245
— metallurgiche . . . . 1.648 347 1.056 1.838 3.591 1.032
— meccaniche (escluse ri

parazioni) .................. 5.295 1.225 ? ? ^9 2.984 9.226 958
— costruzione mezzi di 

trasporto .................. 786 165 406 598 7.092 215
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni 
meccaniche varie . . 4.910 1.511 5.240 9.957 3.213 3.042

— lavorazione minerali 
non metalliferi . . . 2.108 331 879 4.671 3.653 218

— chimiche, affini . . . 1.732 1.196 8.769 2.522 4.043 8.455
— derivati petrolio, car

bone ........................... 871 332 2.787 368 1.051 1.373
— g o m m a ...................... 638 177 1.462 215 961 720
— carta, cartotecnica . . 1.633 2.215 2.714 549 2.757 510
— poligrafiche, editoriali . 3.835 6.017 9.512 1.039 3.954 1.008
— manifatturiere varie . 2.049 469 9.445 1.214 1.341 177
COSTRUZIONI....................................... 14.866 2.015 2.985 32.555 18.395 490
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 5.839 3.047 6.865 5.932 6.394 4.930

TERZIARIO...................................................... 87.077 46.197 33.598 55.476 96.819 118.395

TOTALE . . . 139.353 67.335 96.434 131.813 169.292 144.986



T a v . A.14 - Distribuzione settoriale dei fabbisogni indiretti di reddito provocati da un milione di lire di dom anda finale.

(valori percentuali) '•'in

S E T T O R I

AGRICOLTURA E PESCA . . .

IN D U S T R IA .......................................

ESTRATTIVE ...............................

MANIFATTURIERE . . .

— alimentari, bevande
— t a b a c c o ..................
— t e s s i l i ......................
— vestiario, abb., arr. .
— cuoio, calzature . .
— l e g n o ......................
— metallurgiche . . .
— meccaniche (escluse ri 

parazioni) . . . .
— costruzione mezzi d  

trasporto . . .
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazion 
meccaniche varie ,

— lavorazione minerai 
non m etalliferi .

— chimiche, affini . ,
— derivati petrolio, car 

b o n e ......................
— g o m m a ..................
— carta, cartotecnica .
— poligrafiche, editoriali
— manifatturiere varie
COSTRUZIONI...............................

ELETTR., GAS, ACQUA . .

TERZIARIO . . . . . . .

TOTALE . . .

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste 
e caccia

15,1
43,6
0,6

34,5
9,2

0,4
0,2
0,1
0,5
0,7

1,5

0,2

2.3

1,2
15,5

0,7
0.3
0,8
0,7
0,2
0,8
7,7

41.3

100,0

Pesca

5.0 
66,0

0,9.
62,2

1,9

17,1
0,5
0,1

11,9
2.1

9,6

1,1

7,0

0,4
5,7

1,5
0,5
1,4
0,5
0,9
0,6
2,3

29,0

100,0

Industrie
estrattive

4,4
41,4

0,9
24,8

0,2

0,1
0,1

0,3
4.3

5,8

0,3

2.3

0,5
7,6

1.4 
0,5 
0,4 
0,6 
0,4 
0,5

15.2
54.2

100,0

Industrie 
alimentari 
e bevande

71.8
13.8 
0,3

10.8 
0,9

0,2
0,1

0,4
0,4

1.3 

0,1

1,0

0,6
3,6

0,3
0,2
0,9
0,7
0,1
0,3
2.4 

14,4

100,0

Industrie 
del tabacco

71,2
14.4 
0,2

11,9
0,9

0,3
0,2

0.6
0,3

0,8

0,1

0,5

0.2
3.4

0,3
0,1
2,7
1.4 
0,1 
0.3 
2,0 

14,4

100,0

Industrie
tessiU

4.8 
50,0

1,0
40.3 

0,5

0,2
0,1
0,1
1.3 
0,7

1.8 

0,3

2,6

0.5
26.3

0,9
0,4
2,0
2.3 
0,3 
0,8 
7,9

45,2

100,0

Industrie 
del vestiario 

abbigliamento 
e arredamento

1,7
71.6 

0,3
67,8

0,2

52,1

1,5
0.5
0,3

1.3 

0,1

1.3

0,2
7.0

0,3
0,4
1.0 
1,1 
0,5 
0,4 
3,1

26.7

100,0

Industrie 
pelli, cuoio 

e calzature

8.5
55.1 

0.9
47.2 

4,4

5.9 
0,2

1.6 
0,8

3.2 

0,2

2.2

0.8
19,7

0,6
1.9
4.3 
1,1 
0,3 
0,7
6.3 

36,4

100,0

Industrie 
del legno

Fonte: Elaborazione Centropiani sui dati della Tav. A.13.

25,3
43,7

0,9
36,9

0,9

2.4 
0,6 
0,4 
0.3 
2,0

7.0 

0,2

1.5

2,8
15.2

0,5
0,8
1.0 
1,0 
0.3 
0,5 
5,4

31,0

100,0



Segue Tav. A.14.

S E T T O R I
Industrie

metallurgiche

Industrie 
meccaniche 
(escluse le 
riparazioni)

Industrie 
costruzione 
mezzi di 
trasporto

Industrie 
riparazione 

autov., motov., 
cicli e rip. 
mecc. varie

Industrie
lavorazione
minerali

non
metalliferi

Industrie 
chimiche 
e affini

Industrie 
derivati 
petrolio 

e carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 0,4 0,6 0,4 0,3 1,3 6,2 2,2 1,2 13,7
IN D U S T R IA .............................................. 44,5 60,5 68,9 69,7 63,9 51,4 51,1 66,1 51,9

ESTRATTIVE ....................................... 8,7 2,0 1,4 0,9 22,3 4,7 11,7 1,2 1,2
MANIFATTURIERE . . . . 16,8 49,4 62,0 64,6 27,5 29,0 27,1 55,7 32,5
— alimentari, bevande . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5 1,2 0,4 0,4
— t a b a c c o ...................... — — — ____ -

— t e s s i l i .......................... 0,1 0,3 1,0 0,2 0,2 1,0 0,2 14,6 1,3
— vestiario, abb., arr. . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
— cuoio, calzature . . . . . . 0,6 0,6 0,1 0,1
— l e g n o .......................... 0,2 1,8 1,2 0,5 2,6 1,5 0,3 0,4 0,9
— metallurgiche . . . .
— meccaniche (escluse ri

0,6 26,7 17,1 9,6 3,4 2,6 1,8 3,1 0,9

parazioni) ..................
— costruzione mezzi di

1,8 1,1 24,1 30,8 2,9 3,5 6,8 2,2 2,3

trasporto . . . . .  
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni

0,3 0,3 0,2 11,1 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3

meccaniche varie . . 
— lavorazione minerali

1,5 2,1 1,2 0,8 3,8 2,7 3,5 . 2,8 2,4

non m etalliferi . . . 3,4 1,8 2,2 1,2 0,4 2,9 0,8 0,9 0,5
— chimiche, affini . . .
— derivati petrolio, car

5,1 6,2 5,3 5,5 7,0 1,7 7,6 24,8 18,5

bone .......................... 1,8 0,9 0,6 0,8 2,1 2,2 0,4 1,1 1,7
— g o m m a ...................... 0,3 1,0 5,0 1,1 0,5 0,6 0,6 0,2 0,5
— carta, cartotecnica . . 0,4 1,5 0,7 0,5 2,6 3,7 0,8 1,9 0,7
— poligrafiche, editoriali . 0,8 2,2 1,8 0,7 1,2 3,2 2,0 2,6 1,6
— manifatturiere varie . 0,3 2,7 0,8 1,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4
COSTRUZIONI....................................... 1,3 1,0 0,7 0,5 1,2 1,3 2,6 1,3 1,0
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 17,7 8,1 4,8 3,7 12,9 16,4 9,7 7,9 17,2

TERZIARIO...................................................... 55,1 38,9 30,7 30,0 34,8 42,4 46,7 32,7 34,4

TOTALE . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Segue Tav. A.14.

S E T T O R I
Industrie 

poligrafiche 
ed editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie
delle

costruzioni

Produzione 
e distribuzione 

di energia 
elettrica

Produzione 
e distribuzione 

di geis e 
distribuzione 
di metano

Distribuzione 
di acqua

Commercio 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

Alberghi 
e pubblici 
esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 2,9 5,2 1,1 0,7 0,7 0,5 1,7 4,3 1,2
IN D U S T R IA ............................................... 64,0 58,7 62,4 60,4 81,0 72,3 45,6 54,1 55,4

ESTRATTIVE ....................................... 0,6 1,4 6,7 8,8 65,6 1,7 0,7 2,1 0,9
MANIFATTURIERE . . . . 57,2 49,4 51,5 40,6 • 9,1 29,2 33,2 29,4 45,9
— alimentari, bevande . 0,2 1,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2
— t a b a c c o ...................... — — -- — — — — —

— t e s s i l i .......................... 2,1 2,1 0,2 0,2 0,1 0,4 1,0 1,7 l!Ò
— vestiario, abb., arr. . . . . • 0,1 0,1 0,1 . . . 0,6 1,6 0,6
— cuoio, calzature . . . 0,4 0,5 0,1 . . . . . . 0,1
— l e g n o ........................... 0,4 3,3 7,0 1,4 0,1 1,2 3,6 2,4 0,9
— metallurgiche . . . .
— meccaniche (escluse ri

1,2 8,0 6,4 3,7 0,9 2,5 0,8 0,7 2,6

parazioni) ..................
— costruzione mezzi di

1,9 2,9 5,5 16,1 2,3 4,6 2,2 1,5 5,7

t r a s p o r t o ..................
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6 0,2 8,5

meccaniche varie . . 
— lavorazione minerali

1,4 2,0 1,6 1,2 1,1 1,9 8,0 2,7 10,2

non metalliferi . . . 0,4 3,6 22,1 1,1 0,2 3,6 0,6 2,1 0,9
— chimiche, affini . . .
— derivati petrolio, car

12,3 14,1 4,0 3,5 1,5 10,1 4,2 8,8 2,8

bone .......................... 0,8 0,8 0,8 4,3 0,8 1,6 2,3 2,0 4,5
— g o m m a ...................... 0,3 3,1 0,3 0,4 0,2 0,7 1,2 0,7 5,0
— carta, cartotecnica . . 32,6 3,8 0,7 0,8 0,4 0,7 5,0 1,3 1,1
— poligrafiche, editoriali . 0,6 3,6 0,6 2,0 1,2 0,9 1,9 1,5 1,2
— manifatturiere varie . 2,4 0,3 1,9 5,4 0 7 0,7 0,9 1,8 0,6
COSTRUZIONI....................................... 0,6 1,0 0,4 5,9 0,8 25,9 2,6 4,6 4,0
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 5,6 6,9 3,8 5,1 5,5 15,5 9,1 18,0 4,6

TERZIARIO 33,1 36,1 36,5 38,9 18,3 27,2 52,7 41,6 43,4

TOTALE . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



to Segue Tav. A.14.

S E T T O R I Comunicazioni

Credito, 
assicurazioni 

e gestioni 
finanziarie

Servizi
vari

Locazione 
di fabbricati 
residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero 
rottami 
metallici 

stracci, etc.

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 0,5 0,6 2,2 0,7 1,3 0,2
INDUSTRIA........................... 37,0 30,8 63,0 57,2 41,5 18,1

ESTRATTIVE...................... 0,6 0,3 1,1 1,2 0,8 0,3
MANIFATTURIERE . . . . 21,5 23,0 51,7 26,8 26,1 14,1
— alimentari, bevande . 0,2 * . . 0,1 0,1
— tabacco ....................... -- -- — -- — —
— te s s i l i .................. ....  . 0,8 0,4 1,6 0,1 0,2 0,6
— vestiario, abb., arr. . . 1,1 0,3 1,9 0,1 0,1 0,9
— cuoio, calzature . . . . . . . . < 0,3 0,1
— le g n o ........................... 1,2 1,4 1,5 6,8 1,5 0,2
— metallurgiche . . . . 1,2 0,5 1,1 1,4 2,1 0,7
— meccaniche (escluse ri

parazioni) .................. 3,8 1,8 2,3 2,3 5,4 0,7
— costruzione mezzi di 

trasporto .................. 0,6 0,2 0,4 0,5 4,2 0,1
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni 
meccaniche varie . . 3,5 2,2 5,4 7,6 1,9 2,1

— lavorazione minerali 
non metalliferi . . . 1,5 0,5 0,9 3,5 2,2 0,2

— chimiche, affini . . . 1,2 1,8 9,1 1,9 2,4 5,9
— derivati petrolio, car

bone ........................... 0,6 0,5 2,9 0,3 0,6 0,9
— g o m m a ....................... 0,5 0,3 1,5 0,2 0,6 0,5
— carta, cartotecnica . . 1,2 3,4 2,8 0,4 1,6 0,4
— poligrafiche, editoriali . 2,8 9,0 10,0 0,8 2,3 0,7
— manifatturiere varie . 1,5 0,7 9,8 0,9 0,8 0,1
COSTRUZIONI....................................... 10,7 3,0 3,1 24,7 10,8 0,3
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 4,2 4,5 7,1 4,5 3,8 3,4

TERZIARIO................................ 62,5 68,6 34,8 42,1 57,2 81,7

TOTALE . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Tav. A.15 - Distribuzione settoriale dei fabbisogni indiretti di lavoro provocati da mille miliardi di lire di domanda finale.

(valori assoluti)

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste 
e caccia

Pesca
Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario 
abbigliamento 
e arredamento

Industrie 
pelli, cuoio 

e calzature

Industrie 
del legno

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 13.741 7.899 5.674 305.283 46.580 7.474 5.845 13.454 36.006
IN D U S T R IA ............................................... 17.469 73.066 19.930 27.060 4.330 33.058 173.799 42.146 29.769

ESTRATTIVE....................................... 287 681 563 687 53 805 538 760 647
MANIFATTURIERE . . . . 15.036 71.091 15.518 23.543 3.904 29.126 170.557 38.800 27.255
— alimentari, bevande . 3.822 1.364 91 1.731 265 347 297 3.178 600
— t a b a c c o ...................... — — — — — — — — —
— t e s s i l i .......................... 318 21.862 133 597 173 302 142.197 7.658 2.795
— vestiario, abb., arr. . . 235 1.022 86 353 158 111 151 344 1.185
— cuoio, calzature . . . 51 110 34 58 11 207 5.205 44 588
— l e g n o ........................... 479 20.111 398 1.619 419 2.191 1.864 2.704 492
— metallurgiche . . . . 250 1.362 2.351 762 71 423 461 514 1.170
— meccaniche (escluse ri

parazioni) .................. 730 7.982 4.044 3L029 264 1.483 2.364 2.672 5.302
— costruzione mezzi di 

t r a s p o r t o .................. 90 814 158 218 16 206 204 177 126
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni 
meccaniche varie . . 1.837 9.714 2.664 3.916 272 3.588 3.973 3.134 1.857

— lavorazione minerali 
non metalliferi . . . 731 437 400 1.826 79 541 496 862 2.714

— chimiche, affini . . . 5.644 3.514 3.932 5.942 923 16.468 9.213 12.396 8.604
— derivati petrolio, car

bone .......................... 117 430 316 255 32 251 206 181 141
— g o m m a ...................... 89 230 190 192 14 197 350 882 349
— carta, cartotecnica . . 369 1.072 236 1.884 894 1.522 1.571 3.291 694
— poligrafiche, editoriali . 165 219 206 853 256 982 1.055 497 399
— manifatturiere varie . 109 848 279 308 57 307 950 266 239
COSTRUZIONI...................................... 551 656 499 919 124 944 898 848 519
EI.FTTR., GAS, ACQUA . . . 1.595 638 3.350 1.911 249 2.183 1.806 1.738 1.348

TERZIARIO......................................................
O

15.868 18.895 23.655 27.213 4.001 28.702 39.773 24.514 16.937

TOTALE . . . 47.078 99.860 49.259 359.556 54.911 69.234 219.417 80.114 82.712

Fonte; Elaborazione Centropiani sui dati della Tav. A.9.



to
■05

Segue Tav. A.15.

S E T T O R I
Industrie

metallurgiche

Industrie 
meccaniche 
(escluse le 
riparazioni)

Industrie 
costruzione 
mezzi di 
trasporto

Industrie 
riparazione 

autov., motov., 
cicli e ripar. 
mecc. varie

Industrie
lavorazione

minerali
non

metalliferi

Industrie 
chimiche 
e affini

Industrie 
derivati 
petrolio 
e carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 776 1.186 1.242 764 3.073 11.386 698 2.376 25.656
IN D U S T R IA .............................................. 31.934 53.865 97.557 75.918 70.363 39.999 7.401 64.755 37.128

ESTRATTIVE....................................... 8.282 2.063 2.106 1.003 27.027 4.415 1.863 1.165 1.110
MANIFATTURIERE . . . . 16.071 47.585 91.451 72.695 35.799 28.402 4.396 59.052 29.050
— alimentari, bevande . 67 102 122 91 128 2.072 171 329 334
— tabacco . . . . . . _ — — — — — 1 — — —
— t e s s i l i .......................... 166 536 2.454 454 477 1.490 56 23 457 2,037
— vestiario, abb., arr. . . 162 385 341 164 141 167 69 110 116
— cuoio, calzature . . . 28 1.250 1.923 365 56 96 11 54 270
— l e g n o .......................... 491 3.888 3.997 1.332 6.688 3.032 112 811 1.931
— metallurgiche . . . . 461 22.032 21.151 8.891 3.325 2.003 238 2.454 687
— meccaniche (escluse ri

parazioni) .................. 1.826 1.121 38.467 36.998 3.711 3.415 1.128 2.242 2.279
— costruzione mezzi di 

trasporto .................. 289 274 288 11.803 492 268 60 253 242
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni 
meccaniche varie . . 2.535 3.775 3.118 1.637 8.051 4.454 984 4.826 4.045

— lavorazione minerali 
non m etalliferi . . . 4.407 2.526 4.598 1.919 619 3.645 166 1.196 682

— chimiche, affini . . . 3.701 4.986 6.386 4.997 6.647 1.232 944 19.281 13.720
— derivati petrolio, car

bone ........................... 626 335 338 318 893 744 22 375 584
— g o m m a ...................... 164 554 4.349 753 316 342 55 114 279
— carta, cartotecnica . . 362 1.441 1.076 581 2.960 3.260 118 1.743 606
— poligrafiche, editoriali . 428 1.224 1.494 432 817 1.635 172 1.379 822
— manifatturiere varie . 358 3.156 1.349 1.960 478 546 90 428 416
COSTRUZIONI....................................... 1.828 1.389 1.483 758 2.003 1.724 587 1.838 1.372
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 5.753 2.828 2.517 1.462 5.534 5.458 555 2.700 5.596

TERZIARIO...................................................... 41.293 32.415 37.685 29.676 33.124 33.626 5.283 26.311 26.264

TOTALE . , . 74.003 87.466 136.484 106.358 106.560 85.011 13.382 93.442 89.048



Segue Tav. A.15.

S E T T O R I
Industrie 

poligrafiche 
ed editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie
delle

costruzioni

Produzione 
e distribuzione 

energia 
elettrica

Produzione 
e distribuzione 

di gas e 
distr. metano

]

Distribuzione 
di acqua

Commercio 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 7.124 10.202 2.752 773 1.795 993 2.163 6.001 1.651
IN D U S T R IA ............................................... 73.702 51.039 97.825 33.764 106.928 68.648 31.931 35.523 37.155

ESTRATTIVE ....................................... 695 1.295 8.770 5.066 90.717 1.609 471 1.512 591
MANIFATTURIERE . . . . 69.567 46.193 86.582 22.752 12.071 27.658 26.969 24.537 31.828
— alimentari, bevande . 226 840 99 52 41 116 177 238 125
— tabacco ...................... — — — ____ ____ ____ __ 3
— t e s s i l i ........................... 4.171 3.190 387 154 133 554 1.034 1.949 992
— vestiario, abb., arr. . . 141 3Ì5 292 79 86 96 1.092 2.918 953
— cuoio, calzature . . . 1.045 1.101 94 84 35 44 52 70 177
— l e g n o ........................... 1.008 6.513 19.539 1.677 338 2.496 5.046 3.677 1.242
— metallurgiche . . . .
— meccaniche (escluse ri

1.170 5.894 6.710 1.712 968 1.882 399 390 1.331

parazioni) ..................
— costruzione mezzi di

2.510 2.859 7.570 9.680 3.294 4.446 1.470 1.111 3.842

trasporto ..................
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni

206 207 277 86 148 164 378 160 5.033

meccaniche varie . . 
— lavorazione minerali

2.996 3.290 3.723 1.189 2.777 3.185 9.209 3.400 11.487

non metalliferi . . . 616 4.555 39.075 837 339 4.553 572 1.980 768
— chimiche, affini . . .
— derivati petrolio, car

12.194 10.153 4.065 1.558 1.578 7.392 2.158 4.965 1.429

bone .......................... 338 270 352 904 412 535 523 514 1.043
— gomma . . . . . . 216 1.611 260 115 170 381 443 297 1.849
— carta, cartotecnica . . 38.799 3.288 867 412 498 602 3.078 854 647
— poligrafiche, editoriali . 424 1.830 401 611 927 460 676 590 440
— manifatturiere varie . 3.507 280 2.871 3.602 327 752 662 1.424 467
COSTRUZIONI....................................... 1.054 1.337 743 4.802 1.529 34.502 2.428 4.667 3.685
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 2.386 2.214 1.730 1.144 2.611 4 879 2063 4.807 1.051

TERZIARIO . . . .  o . . .  . 32.982 28.301 31.911 16.017 20.402 18.823 28718 24.707 19.096

TOTALE . . . 113.808 89.542 132.488 50.554 129.125 88.464 62.812 66.231 57.902
5?



Oo
Segue Tav. A.15.

S E T T O R I

AGRICOLTURA E PESCA . 

INDUSTRIA . . . .

ri

d

ESTRATTIVE . . .

MANIFATTURIERE .

— alimentari, bevande
— tabacco . . . .
— te s s i l i ..................
— vestiario, abb., arr.
— cuoio, calzature .
— le g n o ..................
— metallurgiche . .
— meccaniche (escluse 

parazioni) . . .
— costruzione mezzi 

trasporto . . .
— riparazione autov., m o  

tov., bici, riparazion 
meccaniche varie

— lavorazione minerai 
non metalliferi

— chimiche, affini
— derivati petrolio, car 

bone . . . . .
— g o m m a ..................
— carta, cartotecnica .
— poligrafiche, editoriali
— manifatturiere varie
COSTRUZIONI...............................

ELETTR., GAS, ACQUA . .

TERZIARIO

TOTALE

Comunicazioni

599
25.610

369
15.466

23

763
1.692

59
1.522

560

2.330

307

3.633

1.202
572

131
153
653
882
984

8.919
856

28.559

54.768

Credito, 
assicurazioni 

e gestioni 
finanziarie

343
8.032

97
6.284

12

169
208

25
860
118

539

64

1.118

189
395

50
42

886
1.384

225
1.209

442

20.565

28.940

Servizi

vari

1.745
25.328

443
22.087

86

1.019
2.044

259
1.327

359

985

158

3.878

501
2.894

418
351

1.086
2.188
4.534
1.791
1.007

10.846

37.919

Locazione 
dì fabbricati 
residenziali

791
43.643

648
22.595

24

121
117

32
8.119

625

1.313

233

7.368

2.662
832

55
52

220
239
583

19.533
867

22.860

67.294

Pubblica
amministrazione

1.785
32.287

592
19.721

36

215
164
167

2.254
1.221

4.059

2.766

2.378

2.082

1.334
158
231

1.103
909
644

11.037
937

29.360

63.432

Recupero 
di rottami 
metalliferi, 
stracci, etc.

299
10.521

178
9.347

43

630
1.503

28
221
351

422

84

2.251

124

2.790
206
173
204
232

85
294
702

21.964

32.784



Tav. A.16 - Distribuzione settoriale dei fabbisogni indiretti di lavoro provocati da mille miliardi di lire di domanda finale.

(valori percentuali)

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste 
e caccia

Pesca
Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario, 
abbigliamento, 
arredamento

Industrie 
pelli, cuoio 
e calzature

Industrie 
del legno

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 29,2 7,9 11,5 84,9 84,8 10,8 2,7 16,8 43,5
IN D U S T R IA ............................................... 37,1 73,2 40,5 7,5 7,9 47,7 79,2 52,6 36,0

ESTRATTIVE....................................... 0,6 0,7 1,1 0,2 0,1 1,2 0,2 0,9 0,8
MANIFATTURIERE . . . . 31,9 71,2 31,6 6,5. 7,1 42,1 77,7 48,4 33,0
— alimentari, bevande . 8,1 1,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 4,0 0,7
— tabacco ...................... — -- ___ ___ ___

— t e s s i l i ........................... 0,7 22,0 0,3 0,2 0,3 0,4 64,8 9,6 3,4
— vestiario, abb., arr. . . 0,5 1,0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 1,4
— cuoio, calzature . . . 0,1 0,1 0,1 — -- 0,3 2,4 0,1 0,7
— l e g n o ........................... 1,0 20,2 0,8 . 0 , 5 0,8 3,2 0,8 3,4 0,6
— metallurgiche . . . . 0,5 1,4 4,8 0,2 0,1 0,6 0,2 0,6 1,4
— meccaniche (escluse ri

parazioni) .................. 1,6 8.0 8,2 0,8 0,5 2,1 1,1 3,3 6,4
— costruzione mezzi di 

trasporto .................. 0,2 0,8 0,3 0,1 _ 0,3 0,1 0,2 0,2
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni 
meccaniche varie . . 3,9 9,7 5,4 1,0 0,5 5,2 1,8 3,9 2,2

— lavorazione minerali 
non metalliferi . . . 1,6 0,4 0,8 0,5 0,1 0,8 0,2 1,1 3,3

— chimiche, affini . . . 11,9 3,5 8,0 1,6 1,7 23,8 4,2 15,5 10,5
— derivati petrolio, car

bone .......................... 0,2 0,4 0,6 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2
— g o m m a ...................... 0,2 0,2 0,4 0,1 — 0,3 0,2 1,1 0,4
— carta, cartotecnica . . 0,8 1,1 0,5 0,5 1,6 2,2 0,7 4,1 0,8
— poligrafiche, editoriali . 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 1,4 0,5 0,6 0,5
— manifatturiere varie . 0,2 0,8 0.6 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3
COSTRUZIONI....................................... 1,2 0,7 1.0 0,3 0,2 1,3 0,4 1,1 0,6
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 3,4 0,6 6,8 0,5 0,5 3,1 0,9 2,2 1,6

TERZIARIO......................................................
o

33,7 18,9 48,0 7,6 7,3 41,5 18,1 30,6 20,5

TOTALE . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

co Fonte: Elaborazione Centropiani sui dati della Tav. A.15.



Segue T a v . A.16.

S E T T O R I
Industrie

metallurgiche

Industrie 
meccaniche 
(escluse le 
riparazioni)

Industrie 
costruzione 

mezzi di 
trasporto

Industrie 
riparazione 
autoveicoli 

motov. cicli 
e riparazioni 

meccaniche 
varie

Industrie 
lavorazione 
minerali non 
metalliferi

Industrie 
chimiche 
e affini

Industrie 
derivati 

del petrolio 
e carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
deKa carta 

e cartotecnica

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 1,0 1,4 0,9 0,7 2,9 13,4 5,2 2,5 28,8
IN D U S T R IA .............................................. 43,2 61,5 71,5 71,4 66,0 47,0 55,3 69,3 41,7

ESTRATTIVE....................................... 11,2 2,4 1,5 0,9 25,3 5,2 13,9 1,2 1,2
MANIFATTURIERE . . . . 21,7 54,3 67,1 68,4 33,6 33,4 32,9 63,2 32,7
— alimentari, bevande . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,4 1,3 0,4 0,4
— tabacco ...................... — — — — — — — — —
— t e s s i l i .......................... 0,2 0,6 1,8 0,4 0,4 1,8 0,4 25,0 2,3
— vestiario, abb., arr. . . 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1
— cuoio, calzature . . . — 1,4 1,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
— l e g n o .......................... 0,7 4,4 2,9 1,3 6,3 3,6 0,8 0,9 2,2
— metallurgiche . . . . 0,6 25,3 15,5 8,4 3,1 2,4 1,8 2,6 0,8
— meccaniche (escluse ri

parazioni) .................. 2,5 1,3 28,3 34,9 3,5 4,0 8,4 2,4 2,6
— costruzione mezzi di 

trasporto .................. 0.4 0,3 0,2 11,1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni 
meccaniche varie . . 3,4 4,3 2,3 1,5 7,6 5,3 7,4 5,2 4,5

— lavorazione minerali 
non m etalliferi . . . 6,0 2,9 3,4 1,8 0,6 4,3 1,2 1,3 0,8

— chimiche, affini . . . 5,0 5,7 4,7 4,7 6,2 1,4 7,1 20,5 15,3
— derivati petrolio, car

bone ........................... 0,8 0,4 0,2 0,3 0,8 0,9 0,2 0,4 0,7
— g o m m a ...................... 0,2 0,6 3,2 0,7 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3
— carta, cartotecnica . . 0,5 1,6 0,8 0,5 2,8 3,8 0,9 1,9 0,7
— poligrafiche, editoriali . 0,6 1,4 1,1 0,4 0,8 1,9 1,3 1,5 0,9
— manifatturiere varie . 0,5 3,6 1,0 1,8 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5
COSTRUZIONI....................................... 2,5 1,6 1,1 0,7 1,9 2,0 4,4 2,0 1,5
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 7,8 3,2 1,8 1,4 5,2 6,4 4,1 2,9 6,3

TERZIARIO...................................................... 55,8 37,1 27,6 27,9 31,1 39,6 39,5 28,2 29,5

TOTALE . 100,0 100,0 100,0

1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Segue Tav. A.16.

to

S E T T O R I

AGRICOLTURA E PESCA . 

INDUSTRIA . . . .

ESTRATTIVE...............................

MANIFATTURIERE . . .

— alimentari, bevande
— tabacco ..................
— te s s i l i ......................
— vestiario, abb., arr.
— cuoio, calzature . .
— le g n o ......................
— metallurgiche . . ,
— meccaniche (escluse ri 

parazioni) . . . .
— costruzione mezzi d 

trasporto . . . .
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazion 
meccaniche varie .

— lavorazione minerai 
non metalliferi . ,

— chimiche, affini . .
— derivati petrolio, car 

b o n e ......................
— g o m m a ..................
— carta, cartotecnica .
— poligrafiche, editoriali
— manifatturiere varie
COSTRUZIONI...............................

BLETTR., GAS, ACQUA . .

TERZIARIO

TOTALE

Industrie 
poligrafiche 
ed editorieili

6,3
64.7

0,6
61,1
0,2

3,7
0,1
0,9
0,9
1,0

2,2

0,2

2,6

0,5
10.7

0,3
0,2

34,1
0,4
3.1 
0,9
2.1

29,0

100,0

Industrie
manifatturiere

varie

11,4
57,0

1,4
51,6

0,9

3.6 
0,3 
1,2

. 7,3
6.6

3,2

0,2

3.7

5,1
11,4

0,3
1.8 
3,7 
2,0 
0,3
1.5
2.5

31.6

100,0

Industrie
delle

costruzioni

2,1
73,8

6,5
65.4 

0,1

0,3
0,2
0,1

14,7
5.1

5.7 

0,2

2.8

29.4
3.1

0,3
0,2
0,7
0,3
2.2 
0,6 
1,3

24,1

100,0

Produzione 
e distribuzione 

di energia 
elettrica

1,5
66,8

10,0
45.0 

0,1

0,3
0,2
0,2
3.3
3.4

19.0 

0,2

2.4

1.7
3.1

1.8 
0,2 
0,8
1.2 
7,1
9.5 
2,3

31,7

100,0

Produzione 
e distribuzione 

di gas 
distribuzione 
di metano

1,4
82,8

70,3
9,3

0,1
0,1

0,3
0,7

2,5

0,1

2,2

0,3
1,2

0,3
0,1
0,4
0,7
0,3
1,2
2,0

15,8

100,0

Distribuzione 
di acqua

1,1
77,6

1,8
31.3 

0,1

0,6
0,1

2,8
2,1

5.1 

0,2

3,6

5.1
8.5

0,6
0,4
0,7
0,5
0,9

39,0
5.5

21.3

100,0

Commercio 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

3,4
50.9

0,7
43.0

0,3

1,6
1,7
0,1
8,1
0,6

2.3 

0,6

14,8

0,9
3.4

0,8
0,7
4.9 
1,1 
1,1
3.9 
3,3

45,7

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

9,1
53,6

2.3 
37,0

0,4

2,9
4.4 
0,1
5.6 
0,6

1.7 

0,2

5.1

3.0 
7,4

0,8
0,4
1.3 
0,9
2.2
7.0
7.3

37,3

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

2,8
64,2

1,0
55,0

0,2

1.7 .1,6 
0,3 
2,1 
2,3

6.7

8.7

19,9

1.3 
2,5

1,8
3,2
1,1
0,8
0,8
6.4 
1,8

33,0

100,0 100,0 100,0



Segue Tav. A.16.

SETTORI Comimicazioni

Credito, 
assicurazioni 

e gestioni 
finanziarie

Servizi
vari

Locazione 
di fabbricati 
residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero 
di rottami 
metallici 

stracci, etc.

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 1,1, 1,2 4,6 1,1 2,8 0,9
INDUSTRIA............................ 46,8 27,8 66,8 64,9 50,9 32,1

ESTRATTIVE ........................ 0,7 0,3 1,2 1,0 0,9 0,5
MANIFATTURIERE . . . . 28,2 21,8 58,2 33,6 31,1 28,6
— alimentari, bevande . — — 0,2 _ 0,1 0,1
— tabacco ........................ — __ _
— t e s s i l i ............................ 1,4 0,6 2,7 0,2 0,3 1,9
— vestiario, abb., arr. . . 3,1 0,7 5,4 0,2 0,3 4,6
— cuoio, calzature . . . 0,1 0,1 0,7 0,3 0,1
— l e g n o ............................ 2,8 3,0 3,5 12,1 3,6 0,7
— metallurgiche . . . . 1,0 0,4 0,9 0,9 1,9 1,1
— meccaniche (escluse ri

parazioni) ................... 4,3 1,9 2,6 2,0 6,4 1,3
— costruzione mezzi di 

t r a s p o r t o ................... 0,6 0,2 0,4 0,3 4,4 0,3
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni 
meccaniche varie . . 6,6 3,9 10,2 10,9 3,7 6,9

— lavorazione minerali 
non m etalliferi . . . 2,2 0,7 1,3 4,0 3,3 0,4

— chimiche, affini . . . 1,0 1,4 7,6 1,2 2,1 8,5
— derivati petrolio, car

bone ............................. 0,2 0,2 1,1 0,1 0.2 0,6
— g o m m a ........................ 0,3 0,1 0,9 0,1 0,4 0,5
— carta, cartotecnica . . 1,2 3,1 2,9 0,3 1,7 0,6
— poligrafiche, editoriali . 1,6 4,7 5,8 0,4 1,4 0,7
— m anifatturiere varie . 1,8 0,8 12,0 0,9 1,0 0,3
COSTRUZIONI........................ 16,3 4,2 4,7 29,0 17,4 0,9
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 1,6 1,5 2,7 1,3 1,5 2,1

TERZIARIO................................. 52,1 71,0 28,6 34,0 46,3 67,0

TOTALE . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Tav. A.17 - Distribuzione settoriale dei fabbisogni indiretti di capitale provocati da un milione di lire di dom anda finale.

(valori assoluti)

a Fonte: Elaborazione Centropiani sui dati della Tav. A.IO.

S E T T O R I

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste 
e caccia

Pesca
Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 
del vestiario, 
abbigliamento, 
arredamento

Industrie 
pelli, cuoio 
e calzature

Industrie 
del legno

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 44.219 25.424 18.283 982.582 150.217 24.074 18.813 43.299 116.094
IN D U S T R IA ............................................... 92.554 157.160 153.019 126.660 20.168 156.951 455.972 170.920 122.663

ESTRATTIVE ....................................... 1.369 3.249 2.686 3.278 253 3.841 2.567 3.626 3.087
MANIFATTURIERE . . . . 46.163 135.771 55.973 69.3é3 12.876 91.434 402.344 118.162 81.511
— alimentari, bevande . 12.391 4.422 295 5.611 859 1.125 963 10.303 1.945
— tabacco ...................... — — — __ - __
— t e s s i l i .......................... 738 50.757 309 1.386 402 701 330.139 17.780 6.489
— vestiario, abb., arr. . . 121 527 44 182 81 57 78 177 611
— cuoio, calzature . . . 26 56 18 30 6 107 2.684 22 303
— l e g n o .......................... 328 13.754 272 1.107 287 1.498 1.275 1.849 336
— metallurgiche . . . .
— meccaniche (escluse ri

2.316 12.615 21.775 7.058 658 3.918 4.270 4.760 10.837

parazioni) ..................
— costruzione mezzi di

1.435 15.685 7.947 5.952 519 2.914 4.646 5.251 10.419

t r a s p o r t o ..................
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni

319 2.886 560 773 57 730 723 628 447

meccaniche varie . . 
— lavorazione minerali

948 5.015 1.375 2.022 140 1.852 2.051 1.618 959

non m etalliferi . . . 2.095 1.252 1.146 5.232 226 1.550 1.421 2.470 7.776
— chimiche, affini . .
— derivati petrolio, car

20.571 12.808 14.331 21.657 3.364 60.023 33.580 45.181 31.360

bone .......................... 1.296 4.764 3.501 2.825 355 2.781 2.282 2.005 1.562
— g o m m a ...................... 622 1.607 1.328 1.342 98 1.377 2.446 6.163 2.439
— carta, cartotecnica . . 1.911 5.552 1??? 9.757 4.630 7.883 8.136 17.044 3.594
— poligrafiche, editoriali . 630 836 786 3.254 977 3.747 4.025 1.896 1.522
— manifatturiere varie . 416 3.235 1.064 1.175 217 1.171 3.625 1.015 912
COSTRUZIONI....................................... 166 198 150 277 37 285 271 256 156
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 44.856 17.942 94.210 53.742 7.002 61.391 50.790 48.876 37.909

TERZIARIO ...................................................... 45.760 75.082 85.479 102.702 11.195 106.031 119.186 85.383 65.248

TOTALE . . . 182.533 257.666 256.781 1.211.944 181.580 287.056 593,971 299.602 304.005



to Segue Tav. A.17.

S E T T O R I
Industrie

metallurgiche

Industrie 
meccaniche 
(escluse le 

riparazioni)

Industrie 
costruzione 
mezzi di 
trasporto

Industrie 
riparazione 
autoveicoli 

motov. cicli 
e riparazioni 

meccaniche 
varie

Industrie 
lavorazione 
minerali non 

metalliferi

Industrie 
chimiche 
e affini

Industrie 
derivati 

dei petrolio 
e carbone

Industrie 
della gomma

Industrie 
delia carta 

e cartotecnica

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 2.472 3.751 3.959 2.418 9.872 36.566 2.243 7.626 82.710
IN D U S T R IA .............................................. 252.153 361.223 452.404 291.044 393.743 266.748 36.773 263.309 252.444

ESTRATTIVE....................................... 39.515 9.843 10.048 4.786 128.951 21.065 8.889 5.558 5.296
MANIFATTURIERE . . . . 50.299 271.431 371.125 244.914 108.559 91.672 12.100 181.266 89.361
— alimentari, bevande . 217 331 396 295 415 6.717 554 1.067 1.083
— tabacco ...................... — — — — — 3 ____ ____ __
— t e s s i l i .......................... 385 1.244 5.697 1.054 1.107 3.459 130 54.460 4.729
— vestiario, abb., arr. . . 84 199 176 85 73 86 36 57 60
— cuoio, calzature . . . 14 645 992 188 29 50 6 28 139
— l e g n o .......................... 336 2.659 2.734 911 4.574 2.074 77 555 1.321
— metallurgiche . . . . 4.271 204.063 195.903 82.349 30.796 18.552 2.204 22.729 6.363
— meccaniche (escluse ri

parazioni) .................. 3.588 2.202 75.591 72.705 7.292 6.710 2.217 4.406 4.478
— costruzione mezzi di 

trasporto .................. 1.025 972 1.021 41.850 1.744 950 213 897 858
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni 
meccaniche varie . . 1.309 1.949 1.610 845 4.157 2.300 508 2.492 2.088

— lavorazione minerali 
non metalliferi . . . 12.627 7.238 13.175 5.499 1.773 10.444 476 3.427 1.954

— chimiche, affini . . 13.489 18.173 23.276 18.213 24.227 4.490 3.441 70.275 50.007
— derivati petrolio, car

bone ........................... 6.935 3.711 3.744 3.523 9.893 8.242 244 4.154 6.470
— g o m m a ...................... 1.146 3.871 30.390 5.262 ? 708 2.390 384 798 1.950
— carta, cartotecnica . . 1.874 7.463 5.573 3.009 15.330 16.884 611 9.027 3.138
— poligrafiche, editoriali . 1.633 4.670 5.700 1.648 3.117 6.238 656 5.261 3.136
— manifatturiere varie . 1.366 12.041 5.147 7.478 1.824 2.083 343 1.633 1.587
COSTRUZIONI....................................... 551 419 447 229 604 520 177 554 414
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 161.788 79.530 70.784 41.115 155.629 153.491 15.607 75.931 157.373

TERZIARIO...................................................... 170.774 143.129 168.295 108.645 174.344 146.433 25.549 112.403 107.203

TOTALE . . . 425.399 508.103 624.658 402.107 577.959 449.747 64.565 383.338 442.357



Segue Tav. A.17.

Ino
0\

S E T T O R I
Industrie 

poligrafiche 
ed editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie
delle

costruzioni

Produzione 
e distribuzione 

di energia 
elettrica

Produzione 
e distribuzione 

di gas e 
distribuzione 
di metano

Distribuzione 
di acqua

Commercia 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 22.894 29.394 8.808 2.427 5.775 3.178 6.951 19.317 4.842
IN D U S T R IA .............................................. 367.903 236.188 334.991 132.451 544.691 243.443 120.132 204.921 119.976

ESTRATTIVE ....................................... 3.316 6.179 41.843 24.171 432.829 7.677 2.247 7.214 2.820
MANIFATTURIERE . . . . 297.169 167.343 244.179 74.660 37.974 88.154 59.136 61.115 86.489
— alimentari, bevande . 733 2.723 321 169 133 376 574 772 405
— tabacco ...................... — — ____ _ — ___

— t e s s i l i .......................... 9.684 7.406 898 358 309 1.286 2.400 4.525 2.303
— vestiario, abb., arr. . . 73 161 151 41 44 50 563 1.505 491
— cuoio„ calzature . . . 539 568 48 43 18 23 28 36 90
— l e g n o ........................... 689 4.454 13.363 1.147 234 1.707 3.451 2.515 849
— metallurgiche . . . .
— meccaniche (escluse ri

10.837 54.594 62.149 15.857 8.966 17.431 3.696 3.612 12.328

parazioni) ..................
— costruzione mezzi di

4.932 5.618 14.876 19.022 6.473 8.737 2.889 2.183 7.550

t r a s p o r t o ..................
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni

730 734 982 305 525 581 1.340 567 17.846

meccaniche varie . . 
— lavorazione minerali

1.547 1.699 1.922 614 1.434 1.644 4.755 1.755 5.931

non metalliferi . . . 1.765 13.051 111.962 2.398 971 13.046 1.639 5.673 2.201
— chimiche, affini . . .
— derivati petrolio, car

44.445 37.006 14.816 5.679 5.751 26.942 7.865 18.096 5.208

bone .......................... 3.744 2.991 3.900 10.015 4.564 5.927 5.794 5.694 11.555
— g o m m a ...................... 1.509 11.258 1.817 804 1.188 2.662 3.096 2.075 12.921
— carta, cartotecnica . . 200.944 17.029 4.490 2.134 2.579 3.118 15.941 4.423 3.350
— poligrafiche, editoriali . 1.618 6.982 1.530 2.331 3.537 1.755 2.579 2,251 1.679
— manifatturiere varie . 13.380 1.069 10.954 13.743 1.248 2.869 2.526 5.433 1.782
COSTRUZIONI...................................... 318 403 318 1.448 461 10.402 732 1.407 1.111
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 67.100 62.263 48.651 32.172 73.427 137.210 58.017 135.185 29.556

TERZIARIO......................................................
O

147.576 107.834 133.357 57.106 79.727 74.122 129.583 102.305 58.321

TOTALE . . . 538.37? 373.416 477.156 191.984 630.193 320.743 256.666 326.543 183.139



Oì
O i

Segue Tav. A.17.

S E T T O R I Comunicaziom

Credito, 
assicurazioni 

e gestioni 
finanziarie

Servizi
vari

Locazione 
di fabbricati 
residenziali

Pubblica
anuninistrazìone

Recupero 
di rottami 
metallici 

stracci etc.

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 1.895 1.098 5.546 2.537 5.741 959
IN D U S T R IA .............................................. 63.602 30.908 93.877 68.257 90.981 45.041

ESTRATTIVE....................................... 1.761 463 2.114 3.092 2.825 849
MANIFATTURIERE . . . . 35.079 17.651 62.904 34.893 58.479 24.362
— alimentari, bevande . 75 39 279 78 117 139
— tabacco ...................... 10 — — — — —
— t e s s i l i ........................... 1.770 392 2.366 280 499 1.463
— vestiario, abb., arr. . . 873 107 1.054 60 85 775
— cuoio, calzature . . . 30 13 134 17 86 14
— l e g n o ........................... 1.040 588 908 5.553 1.542 151
— metallurgiche . . . . 5.187 1.093 3.325 5.789 11.309 3.251
— meccaniche (escluse ri

parazioni) .................. 4.579 1.059 1.936 2.580 7.976 829
— costruzione mezzi di 

t r a s p o r t o .................. 1.089 227 560 826 9.807 298
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni 
meccaniche varie . . 1.876 577 2.002 3.804 1.228 1.162

— lavorazione minerali 
non m etalliferi . . . 3.444 542 1.436 7.627 5.966 355

— chimiche, affini . . .
— derivati petrolio, car

2.085
1.440 10.548 3.032 4.862 10.169

bone ........................... 1.451 554 4.631 609 1.750 2.282
— g o m m a ...................... 1.069 293 2.453 363 1.614 1.209
— carta, cartotecnica . . 3.382 4.589 5.625 1.139 5.713 1.057
— poligrafiche, editoriali . 3.365 5.280 8.348 912 3.468 885
— manifatturiere varie . 3.754 858 17.299 2.224 2.457 323
COSTRUZIONI....................................... 2.689 365 540 5.889 3.328 89
ELKTTR., GAS, ACQUA . . . 24.073 12.429 28.319 24.383 26.349 19.741

TERZIARIO...................................................... 133.539 82.215 51.276 50.044 86.270 58.528

TOTALE . . . 199.036 114.221 150.699 120.838 182.992 104.528



Tav. A.18 - Distribuzione settoriale dei fabbisogni indiretti di capitale provocati da un milione di lire di dom anda finale.

(valori percentuali)

S E T T O R I

ri

di

AGRICOLTURA E PESCA . 

INDUSTRIA . . . .  

ESTRATTIVE . . . 

MANIFATTURIERE .

— alimentari, bevande
— tabacco . . . .
— t e s s i l i ...................
— vestiario, abb., arr.
— cuoio, calzature .
— l e g n o ...................
— metallurgiche . .
— meccaniche (escluse 

par azioni) . . .
— costruzione mezzi 

trasporto . . .
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazion 
meccaniche varie

— lavorazione minerai 
non metalliferi .

— chimiche, affini .
— derivati petrolio, car 

b o n e ........................
— g o m m a ...................
— carta, cartotecnica .
— poligrafiche, editoriali
— m anifatturiere varie
COSTRUZIONI...............................

ELETTR., GAS, ACQUA . .

TERZIARIO . . . ^ .

TOTALE . .

Fonte: Elaborazione Centropiani sui dati della Tav. A.17.

Agricoltura, 
zootecnia, 

foreste 
e caccia

Pesca
Industrie
estrattive

Industrie 
alimentari 
e bevande

Industrie 
del tabacco

Industrie
tessili

Industrie 

del vestiario e 
abbigliamento 
e arredamento

Industrie 
pelli, cuoio 
e calzature

Industrie 
del legno

24,2 9,9 7,1 81,1 82,7 8,4 3,2 14,5 38,2
50,7 61,0 59,6 10,4 11,1 54,7 76,7 57,0 40,3
0,8 1.3 1,0 0,3 0,1 1,3 0,4 1,2 1,0

25,2 52,6 21,8 5,7 ■ 7,1 31,9 67,7 39,4 26,7
6,8 1,7 0,1 0,5 0,5 0,4 0,2 3,4 0,6

------ — — — — ____ _ _ —

0,4 19,7 0,1 0,1 0,2 0,2 55,5 5,9 2,1
0,1 0,2 .  .  . •  .  . 0,1 0,2

. . . •  .  . .  .  . .  .  . 0,5 0,1
0,2 5,3 0,1 0,1 0,2 0,5 0,2 0,6 0,1
1,3 4,9 8,6 0,6 0,4 1,4 0,7 1,6 3,6

0,8 6,1 3,1 0,5 0,3 1,0 0,8 1,8 3,4

0,2 1,1 0,2 0,1 . . . 0,3 0,1 0,2 0,1

0,5 1,9 0,5 0,2 0,1 0,7 0,3 0,5 0,3

1,1 0,5 0,4 0,4 0,1 0,5 0,2 0,8 2,6
11,-3 5,0 5,6 1,7 1,9 20,9 5,7 15,1 10,3

0,7 1,8 1,4 0,2 0,2 1,0 0,4 0,7 0,5
0,3 0,6 0,5 0,1 0,1 0,5 0,4 2,1 0,8
1,0 2,2 0,5 0,8 2,5 2,8 1,4 5,7 1,2
0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 1,3 0,7 0,6 0,5
0,2 1,3 0,4 0,1 0,1 0,4 0,6 0,3 0,3
0,1 0,1 0,1 .  .  • 0,1 . . . 0,1 0,1

24,6 7,0 36,7 4,4 " Ì 9 21,4 8,6 16,3 12,5
25,1 29,1 33,3 8,5 6,2 36,9 20,1 28,5 21,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Segue Tav. A.18.

S E T T O R I

AGRICOLTURA E PESCA . 

INDUSTRIA . . . .

ESTRATTIVE ...................
MANIFATTURIERE . . .
— alimentari, bevande
— ta b a c c o ..................
— te s s i l i .......................
— vestiario, abb., arr. .
— cuoio, calzature . .
— le g n o .......................
— metallurgiche . . .
— meccaniche (escluse ri 

parazioni) . . . .
— costruzione mezzi d 

trasporto . . .
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazion 
meccaniche varie ,

— lavorazione minerai 
non metalliferi . .

— chimiche, affini . .
— derivati petrolio, car 

b o n e .......................
— g o m m a ..................
— carta, cartotecnica .
— poligrafiche, editoriali
— manifatturiere varie
COSTRUZIONI...................
ELETTR., GAS, ACQUA . .

TERZIARIO

TOTALE . . .

Industrie
metallurgiche

0,6
59,3

9,3
11,8
0,1

0,1

0,1
1,0

0,8

0,2

0,3

3,0
3,2

1,6
0,3
0,4
0,4
0,3
0,1

38.1

40.1

100,0

Industrie 
meccaniche 
(escluse le 

riparazioni)

Industrie 
costruzione 
mezzi di 
trasporto

0,7
71.1

1,9
53,4

0,1

0,2

0,1
0,5

40.2

0,4

0,2

0,4

1.4 
3,6

0,7
0,8
1.5 
0,9 
2,4 
0,1 

15,7

28,2

100,0

0,6
72.5

1,6
59.5 
0,1

0,9

0,2
0,4

31,4

12,1

0,2

0,3

2,1
3,7

0,6
4,9
0,9
0,9
0,8
0.1

11,3

26,9

100,0

Industrie 
riparazione 
autoveicoli 
motov. cicli 
e riparazioni 
meccaniche 

varie

0,6
72,4

1,2
60,9
0,1

0.3

0,2
20,5

18,1

10,4

0,2

1.4
4.5

0,9
1,3
0,7
0,4
1,9
0,1

10,2

27,0

Industrie 
lavorazione 
minerali non 
metallìferi

100,0

1,7
68,1

22,3
18,8
0,1

0,2

0,8
5.3

1.3 

0,3

0,7

0,3
4.2

1.7 
0,4
2.7 
0,5 
0,3 
0,1

26,9

30.2

100,0

Industrie 
chimiche 
e affini

8,1
59.3

»,7
20.4 

1,5

0,8

0,5
4.1

1,5

0,2

0,5

2.3 
1,0

1,8
0,5
3,8
1.4 
0,5 
0,1

34.1

32,6

Industrie 
derivati 

del petrolio 
e carbone

100,0

3,5
56,9

13,8
18,6
0,9

0,2
0,1

0,1
3.4

3.4 

0,3

0,8

0,7
5,3

0,4
0,6
0,9
1,0
0,5
0,3

24,2

39,6

Industrie 
della gomma

100,0

2,0
68,7

1,5
47,3

0,3

14,2

0,1
5,9

1,1

0,2

0,7

0,9
18,4

1,1
0,2
2.4
1.4 
0,4 
0,1

19,8

29,3

100,0

Industrie 
della carta 

e cartotecnica

18,7
57.1

1,2
20.2 

0,2

1,1

0,3
1.4

1,0

0,2

0,5

0,4
11.4

1,5
0,4
0,7
0,7
0,4
0,1

35,6

24,2

100,0



Segue Tav. A.18.

S E T T O R I
Industrie 

poligrafiche 
ed editoriali

Industrie
manifatturiere

varie

Industrie
delle

costruzioni

Produzione 
s distribuzione 

di energia 
elettrica

Produzione 
5 distribuzione 

di gas e 
distribuzione 

di metano

Distribuzione 
di acqua

Coitmiercio 
e attività 
ausiliarie 

del commercio

Alberghi 
e pubblici 
esercizi

Trasporti 
e attività 
ausiliarie 

dei trasporti

AGRICOLTURA B PESCA . . . . 4,3 7,8 1,8 1,3 0,9 1,0 2,7 5,9 2,6
IN D U S T R IA .............................................. 68,3 63,3 70,3 69,0 86,4 75,9 46,8 62,8 65,6

ESTRATTIVE.............................................. 0,6 1,7 8,8 12,7 68,7 2,4 0,9 2,2 1,6
MANIFATTURIERE . . . . 55,1 44,8 51,2 38,9 6,0 27,5 23,0 18,7 47,2
— alimentari, bevande . 0,1 0,7 0,1 0,1 _ 0,1 0,2 0,2 0,2
— tabacco ...................... — ___ ___ — ■

— t e s s i l i .......................... 1,8 2,0 0,2 0,2 ___ 0,4 0,9 1,4 1,3
— vestiario, abb., arr. . . — — — -- _ __ 0,2 0,5 0,3
— cuoio, calzature . . . 0,1 0,2 __ __ ____ _ _ _ _
— l e g n o .......................... 0,1 1,2 2,8 0,6 ----- 0,5 1,3 0,8 0,5
— metallurgiche . . . .
— meccaniche (escluse ri

2,0 14,5 13,0 8,3 1,5 5,4 1,4 1,1 6,7

parazioni) ..................
— costruzione mezzi di

0,9 1,5 3,1 9,9 1,0 2,7 1,1 0,7 4,1

trasporto ..................
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni

0,1 0.2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,2 9,8

meccaniche varie . . 
— lavorazione minerali

0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 1,9 0,5 3,2

non metalliferi . . . 0,3 3,5 23,6 1,2 0,2 4,2 0,6 1,7 1,2
— chimiche, affini . . .
— derivati petrolio, car

8,3 9,9 3,1 3,0 0,9 8,4 3,1 5,5 2,8

bone .......................... 0,7 0,8 0,8 5,2 0,7 1,8 2,3 1,7 6,3
— g o m m a ...................... 0,3 3,0 0,4 0,4 0,2 0,8 1,2 0,6 7,1
— carta, cartotecnica . . 37,3 4,6 0,9 1,1 0,4 1,0 6,3 1,4 1,8
— poligrafiche, editoriali . 0,3 1,9 0,3 1,2 0,6 0,5 1,0 0,7 0,9
— manifatturiere varie . 2,5 0,3 2,3 7.2 0,2 1,0 1,0 1,7 1,0
COSTRUZIONI....................................... 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 3,3 0,3 0,4 0,6
ELETTR., GAS, ACQUA . . . 12,5 16,7 10,2 16,6 11,6 42,7 22.6 41,5 16,2

TERZIARIO . . .  . 0  , 27,4 28,9 27,9 29,7 12,7 23,1 50,5 31,3 31,8

TOTALE . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0



t o Segue Tav. A.18.

S E T T O R I Comunicazioni

Credito, 
assicurazioni 

e gestioni 
finanziarie

Servizi
vari

Locazione 

di fabbricati 
residenziali

Pubblica
amministrazione

Recupero 
di rottami 
metallici 

stracci, etc.

AGRICOLTURA E PESCA . . . . 1,0 1,0 3,7 2,1 3,1 0,9
IN D U S T R IA .............................................. 31,9 27,1 62,3 56,5 49,8 43,1

ESTRATTIVE .............................................. 0,9 0,4 1,4 2,6 1,5 0,8
MANIFATTURIERE . . . . 17,5 15,5 41,7 28,9 32,1 23,3
— alimentari, bevande . — — 0,2 0,1 0,1 0,1
— t a b a c c o ...................... — — — — — —
— t e s s i l i ........................... 0,9 0,3 1,6 0,2 0,3 1,4
— vestiario, abb., arr. . . 0,4 0,1 0,7 — — 0,7
— cuoio,; calzature . . . — — 0,1 — ' — —
— l e g n o ........................... 0,5 0,5 0,6 4,6 0,8 0,1
— metallurgiche . . . . 2,7 1,0 2,2 4,8 6,2 3,1
— meccaniche (escluse ri

parazioni) .................. 2,4 0,9 1,3 2,1 4,4 0,8
— costruzione mezzi di 

trasporto ................... 0,5 0,2 0,4 0,7 5,4 0,3
— riparazione autov., mo- 

tov., bici, riparazioni 
meccaniche varie . . 0,9 0,5 1,3 3,2 0,7 1,1

— lavorazione minerali 
non m etalliferi . . . 1,7 0,5 1,0 6,3 3,3 0,3

— chimiche, affini . . . 1,0 1,3 7,0 2,5 2,7 9,8
— derivati petrolio, car

bone ............................ 0,7 0,5 3,1 0,5 1,0 2,3
— g o m m a ...................... 0,5 0,3 1,6 0,3 0,9 1,2
— carta, cartotecnica . . 1,7 4,0 3,7 0,9 3,1 1,0
— poligrafiche, editoriali . 1,7 4,6 5,5 0,8 1,9 0,8
— manifatturiere varie . 1.9 0,8 11,4 1,9 1,3 0,3
COSTRUZIONI................................................ 1,4 0,3 0,4 4,9 1,8 0,1
ELETTR., GAS, ACQUA .  .  . 12,1 10,9 18,8 20,1 14,4 18,9

TERZIARIO ................................................................... 67,1 71,9 34,0 41,4 47,1 56,0

TOTALE .  .  . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Tav. A.19 - Iniziative industriali manifatturiere in esercizio o in costruzione negli agglomerati indu
striali: distribuzione delle aziende e degli addetti per Vindice di attrazione degli agglomerati 
e propensione alla localizzazione dei settori di appartenenza.

=3 2 
£  i
(b)

AGGLOMERATO

PROPENSIONE ALLA LOCALIZZAZIONE LIBERA (a)

BASSA

aziende addetti

MEDIO BASSA MEDIO ELEVATA

aziende addetti

ELEVATA

aziende addetti aziende addetti aziende addetti

IN  COMPLESSO

13
13
12
11
11
10,5
10
10
10
10

Fuorni
Bari-Modugno
Pantano d’Arci
Chieti-Pescara
BitontoG iovinazzo
Pom igliano d’Arco
Fresinone
Ortona
Termini Im erese  
Carini

Totale agglomerati con 
indice di attrazione 
pari o superiore a  10

9.5 Cisterna
9.5 Interconsortile- 

M arcianise
9.5 Cava dei Tirreni
9.5 Brindisi
9.5 Piano Tavola
9.5 Casoria-Arzano-

Frattamaggiore 
9 Volturno Nord 
9 Caserta I 
9 Caserta II 
9 Caserta III  
9 Battipaglia 
9 M olfetta  
9 Taranto 
9 Torre Lupo 
9 Macchiareddu
8.5 Aversa Nord
8.5 Incoronata 2
8.5 Bagheria
8.5 Siracusa A
8.5 Siracusa B
8 Castel Romano 
8 S. Palomba  
8 Latina Scalo  
8 Valsaline 
8 Acerra 
8 Lecce 
8 Elmas

Totale agglomerati con 
indice di attrazione 
compreso tra 7,5 e 10

10
6

11

35

11
3

18

1.661
988

1.347

2
2

13
5

133
16

2.000

6.145

180
50

4.138

28

185
111

8.421
85

2.198

979

79

400

24

55

46 16.905 18

740
180
977
110

900
525

13

3.445

400
478

602

845
815

15
12

669

60

69

3.965

14
20
24
28

1.148
1.781
1.413
2.215

2
15
2
2
5

112

1

4
6
5

8
2
4

3
1

10
3
4

17.500
1.316

46
900

1.530

27.849

33

240
390
305

325
1.938

717

345
100

948
880
290

1.200

389

10
1

66

65

4.035
43

12.243

9
24
30
38

1

26
5

136

1

1
6

10
1

10

1
2
2

777
5.803
2.728
3.501

275

4.476
582

80

18.222

470

500
380
631

33

672

n. d.
48

415

605
135
405

115

735

2
2

18
4

87

60
20

1.900
143

7.267

25
56
73
82

1
3

50
10

3
8

311

2

2
11
19

21
2
5
5

30
12
34

2
4

29
7

Fonte: Elaborazione Centropiani su docum entazione lASM.
(a) Cfr. la classificazione riportata alla tav. 8 del capitolo secondo del testo.
(b) Cfr. la tav. 37 del capitolo settimo del testo.

2.665
9.425
6.106
7.173

275
18.400
6.450

657
2.900
1.610

55.661

503

680
670

5.559
816

1.599
1.938

717
1.078
1.686

100

9.989
1.112
3.562

1.154

1.279

1.524

60
109

5.990
255

217 40.380
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Segue  Tav. A.19.

- I 
I I

(b)

AGGLOMERATO

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5 
6

6
6
5,5

Sant’Atto 
Foce del Sarno 
Grottaglie 
M assafra 
Siracusa C. 
Mazzocchio-Amase- 

no  
Lanciano 
San Salvo  
N ola Marigliano 
Ostuni 
Potenza 
Ferrandina 
Porto Torres 
Ascoli Piceno  
Avezzano 
Caivano Nord  
Manfredonia 
Trapani 
Giugliano 
Fasano 
Jesce 
Crotone 
Gela
Ascoli Satriano

Totale agglomerati con 
indice di attrazione 
compreso tra 5 e 7,5

5 Termoli
5 Pianodardine
5 Arbatax
4,5 Milazzo
4 Praia a Mare
4 Porto Vesm e
3,5 Ragusa
3,5 Oristano
3 Rieti-Cittaducale
3 Olbia
2 Caltagirone

Totale agglomerati con 
indice di attrazione 
pari o inferiore a  5

TOTALE GENERALE

262

PROPENSIONE ALLA LOCALIZZAZIONE LIBERA (a)

BASSA

aziende addetti

1
3

35

51

1
1
8
1

1

15

147

575

10
2.920
2.192

600

500
8

100

2.100
3.500

120

12.631

400
120
514
350

13

33
400

1.830

37.511

MEDIO BASSA

aziende addetti

20
50

300

110
3.050

292
80

42

75

20

14 4.039

44

54

63

98

11.547

MEDIO ELEVATA

aziende addetti

523
1.510

40
36

208
205

80

10
1

11
5
6

1.484
70

770
119
222

300

300
188
357

68

2
4
1
2

6.412

4.025
127

15
^8 4

400

3
6
2

92
275

60

22

268

5.178

51.682

ELEVATA

aziende addetti

251
825

480

217
110
150

6
11

9
1

271

148
1.036
1.368

170

5
25

60

5 
1 
1 
2

6
7
8 
5 
1

36

5.056

972
10
15

879

129
472

1.923
840
200

5.440

319 35.985

IN  COMPLESSO

aziende addetti

17
12

12
11
2

20
5

52
18
16
1
1
2
2

1
5
8
1

3 
10 
12

4 
2  
3 
6

10
16
9
1

76

794
2.960

820
36

541
3.365
230

2.057
3.070
3.110
1.197
2.190

170
500
308
175

300
2.293
3.902

120

193 28.138

4.425
1.219

583
549
879
413
129
564

2.285
1.300

200

12.546

797 136.725



QUESTIONARIO DI R ILEVAZIONE EFFETTUATO PER 

LO SVOLGIMENTO D E L L ’ INDAGINE « ON T H E  FIELD »





INDAGINE SUL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE 
PER LE INDUSTRIE NEL MEZZOGIORNO

1. Localizzazione dello stabilim ento

LI Comune ..........................  Provincia ................

1.2 Area o nucleo di sviluppo industriale (1): 

Agglom erato di; ..............................................

Regione

1.3 Lo stabilim ento è nello stesso  com une in cui ha sede l’im presa?

no □  1 s ì □  2

1.4 Se no, indicare la  sede dell’im presa :

Comime ..........................  Provincia ..........................  Regione ...............

1.5 Quali sono stati i  principali m otivi che hanno determ inato la scelta del 
luogo di insediam ento dello stabilim ento?

a. disponibilità di terreni di proprietà

b. vicinanza della residenza dell’im prenditore

c. costo  delle aree

d. vicinanza dei m ercati di sm ercio

e. disponibilità di m anodopera qualificata

f. vicinanza del m ercato di acquisto delle m aterie prime

g. disponibilità di acqua per u si industriali

h. facilità di sm altim ento degli scarichi industriali

i. presenza di infrastrutture di trasporto rapido

1. particolari agevolazioni finanziarie connesse alla spe
cifica localizzazione

no S I

□  1 □  2

□  1 □  2

□  1 □  2

□  1 □  2

□  1 □  2

□  1 □  2

□  1 □  2

□  1 □  2

□  1 □  2

□  1 □  2

□  1 □  2

2. Anno di entrata in produzione (sia piwe parziale) dello stabilim ento

3. Attuale superficie del lotto industriale
totale m q........................ ; coperta m q.........................

4. Dim ensione occupazionale:

4.1 N um ero degli occupati perm anenti al 31-12-1970: totale .....................di cui:

— dirigenti e  im piegati ................................................

— categorie speciali (interm edi) (2 )  ................................

(1) Qualora l ’impianto non sia localizzato a ll’interno di aree o nuclei, non si dovrà dare risposta 
alla domanda.

(2) Si considera appartenente alle categorie intermedie chi esercita una funzione esecutiva inter
media tra quella degli impiegati e quella degli operai (capo mastro, capo officina, capo laboratorio, 

marcatempo, e sim ili).
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— operai specializzati

— operai qualificati ....

— operai com uni e m anovali ........................................

— apprendisti e altri ......................................................

4.2 Occupati stagionali im piegati nel corso del 1970

N.: .......................... ; ognuno in m edia per giorni: ........................... all'anno

4.3 Considerando uguale a 100 il num ero degli occupati, quanti sono i non  
locali, (cioè provenienti non dalle im m ediate vicinanze)?

— perm anenti

— stagionali

.%

.%

Spazio riservato 
alla Cassa 

per il Mezzogiorno

5. Formazione professionale

5.1 Per rim pianto s ’incontrano particolari problem i di qualificazione pro
fessionale?

N on si incontrano particolari problem i di qualificazione
Sì, esistono problem i di qualificazione e precisam ente (specificare)

5.2 Suggerim enti dell’intervistato per la risoluzione degli eventuali 
problem i esisten ti .........................................................................................

□  1

□  2

6. Attività di produzione

6.1 Quantità prodotta e utilizzazione media dell’im pianto

Principali tip i 
di produzioni 

(prodotti e sot
toprodotti)

Unità di 
misura

Capacità 
produttiva 
annua (1)

Quantità 
prodotta 
nel 1970

Grado di 
utilizzo 
medio

4 =  3 :2

a .

b .

c .

d . 

e . 

f  .

6.2 Tenuto conto della localizzazione attuale e delle prospettive di 
mercato, ritenete probabile una espansione della produzione al 
fine di ottenere una riduzione dei costi unitari?

no □ !  sì D 2

(1) Si intende per capacità produttiva annua l ’ammontare della produzione realizzabile entro 
l ’anno nell’ipotesi della integrale utilizzazione degli impianti esistenti.
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6.3 Se S Ì ,  a quali livelli di produzione si potrebbe realizzare tale 
riduzione dei costi unitari?

Principali tip i 
d i produzioni

Unità di misura

Livello di produ
zione cui è pos
sibile la riduzione 

dei costi unitari

Aumento percen
tuale rispetto al 
livello attuale di 

produzione

a .

b .

c .

d .

7. Agevolazioni

7.1 Tra le agevolazioni di cui ha usufruito finora l’im pianto quale
tipo ha avuto l’effetto più  rilevante?

no sì
— la creazione di infrastrutture specifiche (consortili o no) □  1 □  2

— il contributo a fondo perduto □  1 □  2

— il finanziam ento a tasso agevolato □  1 □  2

— agevolazioni alla attività produttiva (fiscali, riserva di 
forniture, ecc.) □  1 □  2

— altre (specificare) -.................................................................... □  1 □  2

7.2 Oltre alle norm ali agevolazioni previste per tutto il Mezzo
giorno rim pianto ha usufruito di agevolazioni regionali o  
concesse da enti locali (ad esem pio concessioni di terreni 
a prezzo ridotto, agevolazioni finanziarie, ecc.)?

no □  1

Se sì, quali (specificare)

sì a  2

8. Investim enti

1.1 A quanto am m ontano gli investim enti fissi lordi effettuati nel periodo  
1966-70 (ovvero dalla data di entrata in funzione dello stabilim ento al 
31-12-1970) e  gli investim enti previsti per il periodo 1971-75? (inten
dendo com e investim enti fissi lordi quelli effettuati per l’acquisto di 
im pianti, macchinari, m ezzi di trasporto e  per la costruzione di fab
bricati non residenziali o  altre opere tecniche)

Investim enti fissi in  

m ilioni di lire:

spesa effettuata (66-70) spesa prevista (71-75)
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8.2 Considerando uguale a 100 il totale degli investim enti fissi lordi effet
tuati nel periodo 1966-70 e il totale di quelli prevedibili nel periodo  
1971-75, in che m isura percentuale incidono le  seguenti fonti di finan
ziam ento?

Mod. A/1224

Spazio riservato 
alla Cassa 

per il Mezzogiorno

Fonti di finanziamento '66-70 71-75

a. autofinanziamento

b. credito bancario non agevolato

c. credito bancario agevolato

d. partecipazione di società finan
ziarie (regionali o  nazionali)

e. altre fonti (specificare) ..........

T otale 100,0 100,0

8.3 Eventuali osservazioni degli intervistati

9. Consumi industriali

9.1 Consumo di prodotti energetici nel 1970

Quantità

Prodotti energetici

Liquidi:

— N afta

— Kerosene

— Gasolio

— Altri (specificare) 

Gassosi:

— da m etanodotto

— altri (specificare)

Solidi:

— Carboni 

Energia elettrica

Unità di 
misura

Totale
di cui auto- 
produzione

Valore in 
m ilioni 
d i lire

9.2 II prodotto energetico usato prevalentem ente potrebbe essere sosti
tuito da un altro più, vantaggioso?

n o D I  s ì D 2

— Se sì, quale? ...................................................... 1 I
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— Quali condizioni (tecniche o finanziarie) sarebbero necessarie per 
effettuare tale trasformazione?: ...................... ...............................................

Mod. A/1224
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9.3 Eventuali osservazioni e  suggerim enti deH’intervistato

9.4 Consumo e utilizzazione dell’acqua

Simbologia: A =  Acqua alimentata; I =  acqua totale impiegata; Rt =  acqua 
ricircolata dopo trattamento; Rs =  acqua ricircolata senza 
trattamento; S =  acqua scaricata.

Circuito I acqua dolce (1):

T O T A L I Percentuali per le varie produzioni

, Previsione Previsione 
1975 1980

Principali tip i di produzioni (2) 
(prodotti e sottoprodotti)

(in  m3 /  anno) a b c d

A 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

I
Rt
Rs
S

Circuito II acqua salm astra (1);

T O T A L I Percentuali per le varie prodiizioni

, Previsione Previsione 

1975 1980
Principali tip i di produzioni (2) 

(prodotti e sottoprodotti)

(in m3 /  anno) a b 0 d

A 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

I
Rt
Rs
S

Circuito III acqua di mare (1):

T O T A L I Percentuali per le varie produzioni

, Previsione Previsione 
1975 1980

Principali tip i d i produzioni (2) 
(prodotti e sottoprodotti)

(in m3 /  anno) » b c d

A 100,0
I 100,0
Rt 100,0
Rs 100,0
s 100,0

(1) Compilare una tabella per ogni circuito separato d i acqua di salinità nettamente diversa: 
dolce, salmastra (TDS >  1000 mg/l), mare.

(2) Elencare i  principali tip i d i produzione secondo l'ordine già seguito ai punti 6.1 e 6.3.
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Fatto pari a 100 il totale dell’acqua alim entata e scaricata n ell’anno, in 
che quota esso viene prelevato e restituito nel corso dei singoli m esi?

9.5 Stagionalità del consumo di acqua

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settem bre
Ottobre
Novem bre
Dicembre

Acqua alimentata Acqua scaricata

Circuito
I

Circuito
II

Circuito
III

Circuito

I
Circuito

II

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Circuito
III

100,0

9.6 Fonti di approvvigionam ento idrico ed utilizzazioni dell’acqua nel 1970

Corpi id ric i da cui 
viene effettuato il 

prelievo

Quantità prelevata 
(njS/anno)

Costo per me. 
(lire)

Totale
di cui sot
toposte a 
trattamento

Acqua
prele
vata

Acqua
trattata

Utilizzazioni
(m3/anno)

Indu
stria li

Pota
b ili

Fiume
Lago (naturale o 

artificiale) 
Mare
Pozzi propri 
Da acquedotto 

publico  
Da terzi 
Altri (specificare
.........................)

Totale

10. Funzione dell’acqua

10.1 In quale percentuale il totale d ell’acqua prelevata dallo stabilim ento  
nel 1970 è stato utilizzato per i diversi fini sottoesposti?

Funzioni
Acqua

industriale
Acqua

potabile

per la lavorazione

per la com posizione del prodotto

per il funzionam ento degli im pianti

altri (specificare) ................................
TOTALE 100,0 100,0

I l  I II I I
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10.2 Quali sono le caratteristiche deH’im pianto delle acque industriali dello  
stabilim ento?

no sì
a. ad acque fluenti □  l  □  2

b. a circuito chiuso n i  □  2

c. altre (specificare ......................... ......) n i  □  2

10.3 Che im portanza ha la quantità di acqua nella localizzazione del vo
stro im pianto?

no sì
a. essenziale □  1 □  2

b. rilevante □  1 □  2

c. m inore □  1 □  2

d. non im portante n i  □  2

10.4 Che im portanza ha la qualità  dell’acqua nella localizzazione del vostro  
im pianto?

n o sì
a. essenziale □  1 □  2

b. rilevante □  1 □  2

c. m inore □  1 □  2

d. non im portante □  1 □  2

10.5 E' previsto per il futuro im  aum ento nel consum o di acqua industriale?
no □  1 sì □  2

Se sì: rilevante □  3 norm ale □  4 non im portante □  5

10.6 Lo stabilim ento è dotato di im pianti di depurazione e, se sì, di che tipo?

a. lo  stabilim ento non ha im pianti di depurazione ..........................  □  1

b. lo  stabilim ento ha im pianti di depurazione .....................................  □  2

— im pianto di depurazione delle acque industriali ..........................  □  3

— im pianto di depurazione dei residui gassosi ................................ □  4

— im pianto per la distribuzione dei residui solidi ..........................  □  5

10.7 Problemi particolari:

10.8 Eventuali suggerim enti dell’intervistato:
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11.1 Tra le attrezzature infrastrutturali sottoelencate

— quali sono necessarie per l'attività dello stabilimento?

— tra quelle presenti ove si trova lo stabilimento, quali risultano ina
deguate alle sue esigenze?

— quali sono assenti nella zona?

Necessarie Inadeguate Assenti

— vie navigabili D I  □  3 □  5

— porti (indicale quale ...........................) □ !  D 3  D 5

— aeroporti □  1 □  3 □  5

— raccordi ferroviari □  1 □  3 0  5

— autostrade D I  □  3 □  5

— superstrade □  1 □  3 0  5

— acquedotto industriale □  1 0  3 0  5

— acquedotto potabile 0 1 0  3 0  5

— impianto di distribuzione dell’energia
elettrica 0 1 0  3 0  5

— rete telefonica 0 1 0  3 0  5 

^  rete fognante 0 1 0  3 0  5

— impianti di depurazione delle acque D I  0  3 0  5

— altre (specificare) .................................
........................................................................ Q 1  0 3  0 5

11.2 Eventuali osservazioni e suggerimenti dell’intervistato in merito alle 
esigenze infrastruttiurali dell’impianto (ammodernamento, ampliamento 
e creazione di nuove infrastrutture, ecc.)

11. Infrastrutture

Spazio riservato 
alla Cassa 

per i l  Mezzogiorno

12. Materie prim e

12.1 Consumo m edio annuo di m aterie prim e e ausiliarie

Descrizione delle materie prime Unità di misura Quantità media annua
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12.2 Qual'è la provenienza delle principali m aterie prim e e ausiliarie ne
cessarie alla produzione dello stabilim ento? (indicare la  ripartizione per
centuale rispetto al totale dei consim ii di m aterie prim e e  ausiliarie 
per ogni prodotto)

Descrizione delle ma
terie prime

Forniture dirette 
d i altre aziende

Mezzo
giorno

Centro
Nord

Estero

Acquisti tramite 
intermediari

Totale

100

100

100

100

100

100

I_____ M

J_L

12.3 R ispetto al totale del fatturato annuo (del 1970) quale è l’incidenza per
centuale del costo  di trasporto:

a) delle m aterie prim e ............... % b ) dei prodotti finiti

12.4 Problemi particolari: .....................................................................

.%

12.5 Suggerim enti dell’intervistato:

13. Traffico menci nello stabilim ento

13.1 Quale è stata nel 1970, in media, la ripartizione percentuale delle 
m erci in entrata e in uscita dallo stabilim ento per tipo di vettore?

Tipo di vettore merci in entrata merci in uscita

Automezzi

Ferrovia:

—in com plesso

— di cui con raccordo ferroviario
— di cui con carrello  

Nave

N ave -f- Ferrovia 

N ave -f- Automezzi 

Ferrovia +  Automezzi 

Aereo

Totale 100 100

13.2 Problem i particolari;
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13.3 Suggerimenti dell’intervistato:

14. Distribuzione

14.1 Quali canali distributivi vengono utilizzati per la vendita dei prodotti?

— vendita ad altre industrie; a) diretta

b) tramite intermediari

— propria rete di filiali di vendita al consumo

— propria organizzazione di agenti di commercio

— propria organizzazione di produttori per la col- 
collocazione del prodotto presso gli esercizi com
merciali

— vendita diretta a grossisti

— vendita ad intermediari

— altre forme (specificare): .................................................

14.2 Problemi particolari:

no 
□ 1
□ 1
□ 1 
□  1

□  1 

□  1 

□ 1

□ 1

sì 
□ 2
□ 2
□ 2
□ 2

□ 2 

□ 2 

□ 2

□ 2

14.3 Suggerimenti dell’intervistato:
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