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GLI EFFETTI ASIMMETRICI DELLA
PANDEMIA SUL LAVORO

I  numeri  de l lo  S tudio

Dal lo  s tud io  emerge  che  i l  ca lo  de l l ’occupaz ione  è  p iu t tos to  omogeneo t ra
Mezzogiorno  ( -2%)  e  Cent ro-Nord  ( -1 ,9%) .  Ma sono le  donne  e  i  g iovani  de l
Sud a  subi re  l ’ impat to  occupaz iona le  maggiore  ne l la  c r i s i  pandemica :  -3% a
f ronte  de l  -2 ,4% del  Cent ro-Nord  per  le  donne;  -6 ,9% a l  Sud  a  f ronte  de l  -4 ,4%
del  Cent ro-Nord  per  i  g iovani  under  35 .  S i  t ra t ta  d i  da t i  che  ancora  non
tengono conto  de i  d i soccupat i  “v i r tua l i”  degl i  a t tua l i  cassa in tegra t i  e  de i
lavora tor i  so lo  uf f ic ia lmente  occupat i  per  e f fe t to  de l  b locco  de i  l i cenz iament i .  
Nel  Mezzogiorno  f le t tono  in  misura  p iù  accentua ta  i  d ipendent i  ( -2 ,3% a  f ronte
de l  -1 ,3% degl i  ind ipendent i ) ,  ment re  ne l  Cent ro-Nord  sono g l i  au tonomi  a
subi re  i l  ca lo  p iù  in tenso  ( -3 ,6% a  f ronte  de l  -1 ,5% dei  d ipendent i ) .  I
d ipendent i  a  te rmine  f le t tono  de l l ’11 ,6% nel  Mezzogiorno  e  de l  13 ,3% nel
Cent ro-Nord ,  ment re  i  permanent i  aumentano  de l lo  0 ,4% nel  Mezzogiorno  e
de l lo  0 ,7% nel  Cent ro-Nord .  Gl i  e f fe t t i  p iù  marca t i ,  s i  r i l eva  ne l  Repor t
SVIMEZ,  s i  reg is t rano  ne l  se t tore  de i  se rv iz i ,  sopra t tu t to  ne i  compar t i  l abour
in tens ive  de l l ’accogl ienza ,  de l la  r i s toraz ione ,  de l  tu r i smo,  de l la  cu l tura ,  de l
p iccolo  commerc io ,  e  de i  t raspor t i ,  dove  p iù  f requente  è  i l  r icorso  i l  l avoro  a
tempo parz ia le  o  s tag iona le .  Le  a t t iv i tà  de l  te rz ia r io  sono  s ta te  anche  que l le
che  hanno fa t to  maggior  r icorso  a l la  Cassa  In tegraz ione :  su l  to ta le  de l le
a t t iv i tà ,  i l  16% operano  ne l  commerc io  e  r iparaz ione  d i  au tove ico l i  e  beni
personal i ,  i l  14 ,7% nel l ’osp i ta l i tà  e  ne l  tu r i smo,  l ’11 ,9% nel le  a t t iv i tà
immobi l ia r i ,  no leggio ,  in format ica ,  r icerca ,  se rv iz i  a l le  imprese .  
Tra  i  se t tor i  p iù  co lp i t i  da l l ’emergenza  san i ta r ia  le  a t t iv i tà  lega te  a l  tu r i smo e
a l la  cu l tura .  I l  tu r i smo,  dopo anni  d i  c resc i ta  cos tan te ,  ha  subi to  una  profonda
bat tu ta  d i  a r res to ,  con  quas i  233 ,2  mi l ion i  d i  p resenze  in  meno negl i  eserc iz i
r ice t t iv i  r i spe t to  a l  2019 (un  ca lo  de l  53%).  La  c l ien te la  s t ran iera  è  ca la ta  d i
o l t re  i l  70%,  que l la  i t a l iana  de l  36%.  I l  compar to  a lberghiero  è  que l lo  che  ha
evidenzia to  i  segnal i  d i  maggiore  sof ferenza :  le  presenze  reg is t ra te  ne l  2020
sono meno de l la  metà  ( i l  43%) d i  que l le  r i leva te  ne l  2019,  ment re  que l le  de l
se t tore  ex t ra -a lberghiero  c i rca  i l  53%.  I  v iaggi  s i  sono  pressoché  d imezza t i
passando da  c i rca  71  mi la  ne l  2019 a  37  mi la  ne l  2020.  Le  persone  che  hanno
viaggia to  su  100  res ident i  sono  passa te  da  c i rca  24  a  13  in  I ta l ia ,  e  da  12  a  6
ne l  Mezzogiorno ,  ment re  i  v iaggi  pro-capi te  sono  passa t i  da  1 ,2  a  0 ,6  a  l ive l lo
naz iona le  e  da  0 ,6  a  0 ,3  ne l  Mezzogiorno .  In  te rmini  d i  occupaz ione  le  a t t iv i tà  

La SVIMEZ ha condotto per conto dell’ente bilaterale confederale Enbic uno studio sul tema
“Il lavoro nella pandemia: impatti e prospettive per persone, settori e territori”. 
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l ega te  a l  tu r i smo e  a l la  cu l tura ,  che  reg is t rano  ne l l ’anno una  d iminuzione  d i
187  mi la  occupat i  ne l  se t tore  tur i s t ico  e  d i  33  mi la  ne l  se t tore  cu l tura le ;  in
te rmini  percentua l i  s i  t ra t ta  d i  un  ca lo  par i  r i spe t t ivamente  de l l ’11 ,3% e  de l
5 ,2% .  Ci rca  la  metà  degl i  occupat i  pers i  t ra  i l  2019 e  i l  2020 ( -456  mi la
persone)  è  ascr iv ib i le  a  ques t i  se t tor i .  Tra  i l  2019 e  i l  2020,  ne l  Mezzogiorno
i l  compar to  de l le  a t t iv i tà  tu r i s t iche  ha  subi to  una  f less ione  p iù  accentua ta
( -12 ,7% a  f ronte  de l  -10 ,7% del  Cent ro-Nord) .
I  g iovani  under  35  che  non  s tudiano  e  non  lavorano  (NEET)  ne l la  media  de l
2020 sono sa l i t i  a l  36 ,1% nel  Mezzogiorno  da l  35 ,8% nel  2019,  ed  a l  18 ,6%
nel  Cent ro-Nord  r i spe t to  a l  16 ,6% nel  2019.  Tra  i l  2008 ed  i l  2020 f le t te
l ’occupaz ione  in  tu t te  le  reg ioni  de l  Mezzogiorno  con  p icchi  e leva t i  in
Calabr ia  ( -10 ,4%)  e  S ic i l ia  ( -8 .9%)  e  re la t ivamente  bass i  in torno  a l  3% in
Campania  e  Bas i l ica ta .  Dinamiche  pos i t ive  cara t te r izzano  Toscana  (+1 ,4%) ,
Emil ia  Romagna  (+2 ,1%) ,  Lombardia  (+3 ,1%)  e ,  sopra t tu t to ,  Trent ino  Al to
Adige  (+6 ,8%)  e  Laz io  (+7 ,2%) .  I l  t asso  d i  d i soccupaz ione  “cor re t to”  è  par i  a l
25 ,4% nel  Mezzogiorno  da l  24 ,1% nel  2019,  e  de l  13 ,4% nel  Cent ro-Nord
r i spe t to  a l l ’8 ,8% nel  2019.  Con sa la r i  s tagnant i  e  ore  d i  l avoro  che  scendono
non sorprende  che  i l  numero  d i  persone  che ,  pur  lavorando,  sono  comunque
povere ,  po tendo contare  su  un  reddi to  infer iore  a l  60% di  que l lo  medio ,  s ia
ne t tamente  aumenta to :  i  pover i  t ra  g l i  occupat i  in  I ta l ia  e rano  l ’8 ,9% nel  2004,
sono sa l i t i  a l  12 ,2% nel  2017 e  2018 e  a l  13% nel  2020.
A c iò  s i  aggiungono,  no ta  la  SVIMEZ,  d i f f ico l tà  d i  reper imento .  I l
Mezzogiorno  reg is t ra  un  aumento  re la t ivamente  p iù  accentua to  de l le  d i f f ico l tà
d i  reper imento  che  passano  da l  21  a l  25%  ment re  ne l  Cent ro  Nord  sa lgono da l
28 ,5  a l  31 ,5%.  La  tendenza  verso  una  maggiore  qua l i f icaz ione  de l  personale
emerge  anche  da l la  c resc i ta  de l la  percentua le  d i  l aurea t i  r ich ies ta  da l  13  a l
14%.  

Effe t t i  t err i tor ia l i  as immetr ic i

Alla  luce  d i  ques t i  da t i ,  l a  SVIMEZ giunge  a l la  conclus ione  che  la  c r i s i
economica  e  soc ia le  segui ta  a l l ’emergenza  san i ta r ia  da  Covid-19  ha
determina to  e f fe t t i  t e r r i to r ia l i  as immetr ic i ,  so lo  in  par te  r icompost i  da l le  pur
inc is ive  misure  d i  sos tegno de l  lavoro  e  de l le  imprese  a  causa  de l le  r i levant i
d i f fe ren te  s t ru t tura l i  matura te  t ra  Nord ,  Cent ro  e  Sud ne l  corso  de l la  lunga
cr i s i  2008-2014 che  hanno de termina to  capac i tà  d i  assorb imento  e  reaz ione
a l lo  shock  d i  in tens i tà  mol to  var iab i le .  For temente  d i f fe renz ia te  anche  se
sos tanz ia lmente  in  l inea  con  g l i  andament i  c i rcoscr iz iona l i  l e  d inamiche
regional i .  Tra  i l  2008 ed  i l  2020 f le t te  l ’occupaz ione  in  tu t te  le  reg ioni  de l
Mezzogiorno  con  p icchi  e leva t i  in  Calabr ia  ( -10 ,4%)  e  S ic i l ia  ( -8 .9%)  e
re la t ivamente  bass i  in torno  a l  3% in  Campania  e  Bas i l ica ta .  Dinamiche
pos i t ive  cara t te r izzano  Toscana  (+1 ,4%) ,  Emi l ia  Romagna  (+2 ,1%) ,  Lombardia
(+3,1%)  e ,  sopra t tu t to ,  Trent ino  Al to  Adige  (+6 ,8%)  e  Laz io  (+7 ,2%) .  In  ca lo
le  a l t re  reg ioni  ed  in  par t ico lare  con  va lor i  in torno  a l  -5% Piemonte ,  Val le
d’Aosta ,  L igur ia  e  Marche .  
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L’anal i s i  se t tor ia le  ev idenzia  andament i  nega t iv i  in  tu t te  le  reg ioni  per  i l
se t tore  indus t r ia le  con  l ’eccez ione  de l  Trent ino  Al to  Adige  e  andament i
pos i t iv i  ne i  se rv iz i  in  tu t te  le  reg ioni  con  l ’eccez ione  de l la  Ligur ia  a l  Cent ro-
Nord  e  d i  Abruzzo ,  Bas i l ica ta  e  S ic i l ia  a l  Sud .  I  se t tor i  p iù  d inamic i  s ia  pr ima
del la  pandemia  s ia ,  sos tanz ia lmente  anche  dopo sono g l i  a l t r i  se rv iz i  co l le t t iv i
e  personal i  e  le  a t t iv i tà  d i  a l loggio  e  r i s toraz ione  in  for te  c resc i ta  in  tu t te  le
reg ioni  de l  Cent ro-Nord  con  l ’eccez ione  d i  P iemonte ,  Val le  d’Aosta  e  Marche
dove  res tano  sos tanz ia lmente  su i  l ive l l i  de l  2008.  Ta l i  compar t i  sono  in  ne t ta
cresc i ta  anche  ne l  Mezzogiorno ,  con  l ’eccez ione  d i  Calabr ia  ( -8 ,5%)  e
Campania  ( -5%)  per  le  a t t iv i tà  d i  a l loggio  e  r i s toraz ione  e  Bas i l ica ta  ( -6 ,3%)  e
Sic i l ia  ( -3 ,4%)  con  r iguardo  ag l i  a l t r i  se rv iz i  co l le t t iv i  e  personal i .  I l  numero
medio  d i  o re  in tegra te  è  p iù  a l to  ne l le  reg ioni  mer id iona l i  e  de l  Cent ro  (293)  e
anche  l ’ inc idenza  de i  cass in tegra t i  su i  d ipendent i  to ta l i  è  leggermente  p iù  a l ta
ne l  Mezzogiorno  (quas i  i l  50%).
 Ne  è  r i su l ta to  profondamente  co lp i to  un  merca to  de l  lavoro  naz iona le  g ià
segnato  da l la  mancata  c resc i ta  de l la  produt t iv i tà  e  de i  sa la r i ,  da l la
precar izzaz ione  e  parce l l izzaz ione  de l  lavoro  ( sempre  p iù  spesso  a  bassa
qual i f icaz ione) ,  da  un  tendenzia le  aumento  de l le  d i seguagl ianze  soc ia l i ,  d i
genere  e  generaz iona l i ,  tu t te  in  la rga  par te  sovrapponib i l i  a i  d ivar i  t e r r i to r ia l i .  

3 front i  da  pres id iare

I l  Repor t  conferma come lo  shock  da  Covid  abbia  avuto  e f fe t t i  es t remamente
s igni f ica t iv i  su  una  s t ru t tura  de l  merca to  de l  lavoro  g ià  segnata  da  c r i t i c i tà  e
debolezze .  In  a t tesa  d i  cap i re  qua l i  sa ranno le  concre te  conseguenze  de l la  f ine
de l  b locco  de i  l i cenz iament i  e  de l la  Cassa  in tegraz ione  Covid ,  s i  ev idenzia  a
oggi  un  ca lo  de l l ’occupaz ione  abbas tanza  omogeneo ne l  Paese ,  ment re  ancora
una  vol ta  appaiono par t ico larmente  co lp i te  le  fasce  t rad iz iona lmente  p iù  debol i
de l  merca to  de l  lavoro  come i  g iovani  e  le  donne .  In  prospe t t iva  sono  t re  i
f ront i  da  pres id ia re  con  spec i f iche  misure  u t i l i  a  scongiurare  i  r i sch i  d i
ampl i f icaz ione  de l le  d i suguagl ianze  t ra  persone ,  se t tor i  e  te r r i to r i :  1 )  Lo
s t ru t tura le  d isa l l ineamento  t ra  domanda  d i  lavoro  de l le  imprese  e  i  l ive l l i  d i
competenze  matura te  da i  g iovani  i t a l ian i  p iù  i s t ru i t i  a l  p r imo ingresso  ne l
merca to  de l  lavoro ;  2)  La  graduale  r iduz ione  de l le  misure  d i  sos tegno a
imprese  e  lavora tor i ;  3 )Le  nuove  forme d i  organizzaz ione  de l  lavoro  qua l i  lo
smar t -working  ne l  se t tore  pubbl ico  e  pr iva to .   



TABELLA 1
I  cana l i  d i  se lez ione  u t i l i zza t i  da l le  imprese  negl i  u l t imi  12  mes i  per
r ipar t iz ione  te r r i to r ia le
**Associaz ioni  d i  ca tegor ia / s indaca t i ,  avvis i  / annunci  su i  g iorna l i ,  consulen t i
de l  lavoro ,  a l t ro  cana le .
Fonte :  E laboraz ioni  SVIMEZ su  da t i  Unioncamere  -  ANPAL,  S is tema
Informat ivo  Excels ior ,  2020
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L’ENBIC – Ente Bilaterale Confederale, costituito nel 2012 – è attualmente il riferimento della
contrattazione collettiva nazionale in essere tra le Organizzazioni CISAL TERZIARIO E
FEDERAGENTI CISAL – con l’assistenza della CISAL – e le Associazioni datoriali attualmente
socie, ANPIT, CIDEC ed UNICA, nonché delle Associazioni AIFES, CEPI,
CONFIMPRENDITORI, INL (Istituto Nazionale dei Revisori), LAPET e UAI. Caratterizzato
dalla parità del numero dei rappresentanti dei lavoratori e dei rappresentanti dei datori di lavoro,
l’Ente si occupa principalmente di fornire servizi fondamentali quali le attività di formazione, di
sicurezza sul lavoro, di sostegno al reddito, di certificazione dei contratti di lavoro, di piani di
welfare aziendale e garantiscono agli iscritti un servizio sanitario integrativo a quello nazionale.


