








Nell’ultimo biennio il Mezzogiorno ha subito un brusco arretramento, dovuto
essenzialmente al cedimento dei prezzi dei derivati del petrolio in cui sono spe-
cializzate le esportazioni siciliane e sarde. Ne hanno tratto vantaggio non sol-
tanto tutte le regioni del Nord-Est, ma anche le Marche e il Piemonte.
Tendenze parzialmente simili si riscontrano nei dati relativi al primo trimestre
2015. Tutte le ripartizioni territoriali hanno fatto registrare incrementi delle
esportazioni, tranne l’Italia insulare, in cui sono diminuite del 12 per cento,
scontando l’ulteriore riduzione dei prezzi dei derivati del petrolio. I contributi
più elevati alla crescita delle esportazioni nazionali sono giunti dal Friuli-Vene-
zia Giulia (+31,8 per cento, grazie a forniture rilevanti della cantieristica navale),
dal Veneto (+5,9 per cento), dal Piemonte (+5,5 per cento) e dall’Emilia Roma-
gna (+3,7 per cento). Oltre alla Sicilia (-21,8 per cento), hanno subito flessioni
accentuate le Marche (-6,7 per cento) e la Puglia (-5,5 per cento).
La distribuzione regionale degli scambi di servizi è più concentrata rispetto a
quelli di merci, perché le maggiori imprese che li realizzano sono localizzate
prevalentemente nei grandi centri urbani (Roma e Milano). Negli ultimi quattro
anni la quota della Lombardia sulle esportazioni nazionali è tendenzialmente
cresciuta, arrivando a toccare il 30 per cento, mentre quella del Lazio ha supe-
rato il 22 per cento. Gli scambi internazionali di servizi alle imprese hanno coin-
volto principalmente quelle manifatturiere. Soltanto nel Nord-Ovest e nel
Centro essi hanno assunto un peso economico, rispetto al Pil, paragonabile a
quello che hanno nei maggiori paesi dell’Unione Europea.20

Il grado di apertura internazionale dei sistemi economici è molto variabile tra
le regioni. In generale, tende a essere più elevato in Italia settentrionale, ri-
spetto al Centro e soprattutto al Mezzogiorno. I divari di apertura appaiono in
aumento: nelle regioni del Centro-Sud si osserva negli ultimi anni una tenden-
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ziale flessione della quota di domanda interna soddisfatta dalle importazioni
e della propensione a esportare.
Il ritardo del Mezzogiorno appare ancora più evidente quando si considera l’in-
ternazionalizzazione produttiva. La sua quota sulle partecipazioni italiane in im-
prese estere, misurata in termini di fatturato delle affiliate estere, già molto bassa,
è tendenzialmente diminuita negli ultimi anni, fino a toccare il 2,4 per cento nel
2014. Le multinazionali più grandi, come fatturato all’estero, sono fortemente
concentrate in poche regioni. Nell’ultimo quinquennio la quota del Piemonte è
progressivamente aumentata, ai danni di quelle del Lazio e della Lombardia.
Anche la capacità del Mezzogiorno di attrarre investimenti dall’estero appare
limitata. La sua quota sugli addetti nelle imprese italiane a partecipazione
estera si è attestata al 5,5 per cento nel 2014, dopo essere tuttavia tendenzial-
mente aumentata negli ultimi anni, grazie principalmente al contributo del-
l’Abruzzo. Tra le altre regioni, si nota il ridimensionamento della quota del
Lazio, a vantaggio soprattutto di Emilia-Romagna e Toscana. La presenza mul-
tinazionale in Italia resta comunque fortemente concentrata nel Nord-Ovest,
dove si trova oltre il 57 per cento degli addetti.
Le regioni amministrative non sono le unità territoriali più appropriate per ana-
lizzare i cambiamenti nella geografia del sistema economico italiano. Le forze
di concentrazione e dispersione che sottendono le scelte localizzative delle im-
prese si manifestano generalmente a livelli di disaggregazione territoriale di-
versi e più articolati. Il modello di sviluppo dell’economia italiana è stato
contrassegnato dal ruolo dei distretti industriali di piccole e medie imprese,
fortemente radicate nei sistemi locali, che ne hanno sostenuto la crescita per
diversi decenni. Ancora adesso, in una fase di grandi trasformazioni che stanno
sfidando le basi di vantaggio competitivo dei distretti, essi rappresentano circa
il 34 per cento delle esportazioni italiane, con punte molto più elevate in alcuni
settori (84 per cento nel sistema moda). Le caratteristiche di radicamento lo-
cale e le piccole dimensioni delle imprese distrettuali fanno sì che esse incon-
trino maggiori difficoltà nei processi di internazionalizzazione produttiva: la
loro quota sulle partecipazioni italiane all’estero era pari ad appena l’8,7 per
cento in termini di addetti e ancor meno (4,9 per cento) in termini di fatturato
nel 2013. Analoghe ragioni frenano la capacità dei distretti di attrarre investi-
menti dall’estero, con quote pari al 15,1 e al 9,7 per cento sugli addetti e sul
fatturato delle imprese italiane a partecipazione estera. 
Per contro negli ultimi anni è apparsa sempre più evidente la maggiore capa-
cità propulsiva acquisita dalla concentrazione di imprese nei grandi sistemi ur-
bani, dove è possibile avvalersi di vari tipi di economie di diversificazione. La
propensione a esportare dei sistemi urbani è cresciuta a un tasso superiore
alla media nazionale negli ultimi anni e le grandi città svolgono un ruolo domi-
nante nei processi di internazionalizzazione produttiva, con quote molto ele-
vate sia come presenza produttiva all’estero, sia come capacità di attrazione
di multinazionali straniere.21

La diversità delle condizioni locali nelle varie parti del territorio italiano influisce
anche sulla loro capacità di reagire positivamente alle sfide poste dall’integra-
zione economica internazionale per la dinamica dell’occupazione. In generale,
una maggiore apertura esterna dei sistemi locali è associata a risultati migliori
in termini di occupazione, ma gli effetti variano a seconda dei paesi di origine
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delle importazioni e delle caratteristiche strutturali dei sistemi locali. Quelli più
deboli, collocati prevalentemente nel Mezzogiorno, sembrano incontrare mag-
giori difficoltà nel valorizzare il circolo virtuoso tra integrazione internazionale
e sviluppo, soprattutto per quanto riguarda l’occupazione giovanile.22

6. Le imprese
Il numero degli esportatori ha continuato a crescere nel 2014, raggiungendo
un nuovo massimo (212.000 operatori). Sono saliti anche il valore medio delle
esportazioni per impresa, la quota di fatturato esportato e il grado di penetra-
zione delle importazioni, e queste tendenze sembrano destinate a continuare.
L’aumento del numero degli esportatori (il margine estensivo del fenomeno) è
alimentato dal basso, nella classe dimensionale più piccola, dalla comparsa di
nuovi soggetti che si affacciano per la prima volta sui mercati esteri, sospinti
dalla necessità di trovare sbocchi alternativi rispetto al collasso della domanda
interna e, più recentemente, dalle opportunità create dal deprezzamento del-
l’euro. Tuttavia, molti di questi nuovi esportatori non riescono a consolidare la
propria presenza, andando oltre una comparsa occasionale su pochi mercati.
Nelle classi dimensionali maggiori continua il processo di selezione competitiva
delle imprese, anche se recentemente sono emersi segni di recupero nel nu-
mero degli esportatori più grandi.
I tassi di incremento del valore medio delle esportazioni per operatore (il mar-
gine intensivo) crescono al crescere delle dimensioni aziendali. Tuttavia, ri-
spetto al massimo del 2007, la quota delle imprese più grandi sul valore delle
esportazioni italiane non ha ancora recuperato la perdita subita nella prima
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Cfr. l’approfondimento di G. Bosio, A. Demichelis e A.M. Falzoni, Mercati del lavoro locali
e competizione delle importazioni negli anni della crisi, pubblicato nel capitolo 5.
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fase della crisi, proprio a causa del fatto che la riduzione nel numero degli
esportatori più grandi è stata proporzionalmente maggiore dell’incremento del
loro fatturato medio sui mercati esteri.
A confronto con i principali paesi dell’Area dell’euro, l’anomalia dell’Italia
emerge soprattutto considerando le grandi imprese (con oltre 250 addetti),
che hanno un peso nettamente inferiore che in Francia, Germania e Spagna,
sia in termini numerici che di valore delle esportazioni. Al polo opposto le
micro-imprese esportatrici (fino a 9 addetti), pur essendo moltissime, incidono
poco sul valore delle vendite all’estero. Pesano invece molto di più le imprese
piccole e medie, che realizzano quasi la metà delle esportazioni italiane, ma
appena un quinto di quelle tedesche.
Il 40 per cento delle imprese esportatrici italiane è costituito da intermediari
commerciali, che però incidono per appena il 14 per cento sul valore delle espor-
tazioni, essendo di dimensioni generalmente minori e con un grado di propen-
sione all’export inferiore rispetto alle imprese manifatturiere. In generale, il
rapporto tra esportazioni e fatturato delle imprese manifatturiere cresce al cre-
scere delle dimensioni aziendali, ma raggiunge il suo livello massimo tra le medie
imprese (50-249 addetti), la cui mediana supera quella delle grandi imprese.
Il numero medio di mercati esteri per esportatore è cresciuto ulteriormente
nel 2014, raggiungendo un nuovo massimo (5,81). Di questo aumento nel
grado di diversificazione geografica delle esportazioni si ha riscontro anche
nella flessione della quota di imprese presenti soltanto in uno o due mercati
esteri. A confronto con i principali paesi dell’Area dell’euro, l’Italia si caratterizza
per un numero relativamente più basso di imprese che esportano in un solo
mercato, ma la quota di esportazioni realizzata dalle imprese presenti in più
mercati è inferiore a quelle della Francia e della Germania. 
L’aumento del grado di apertura esterna dell’economia italiana emerge anche
dalla crescita della quota di imprese esportatrici sul totale delle imprese attive,
passata dal 4,2 al 4,5 per cento tra il 2008 e il 2013. Rispetto alle imprese che
operano soltanto sul mercato interno, le esportatrici sono generalmente più
grandi e manifestano livelli più elevati di produttività e di intensità di lavoro
qualificato. Anche la dinamica dell’occupazione negli ultimi anni è stata mi-
gliore nelle imprese esportatrici rispetto alle altre.
Analizzando i dati per le imprese con più di 20 addetti, classificate per settore,
emerge peraltro una chiara correlazione positiva tra l’andamento delle espor-
tazioni e quello delle vendite sul mercato interno. Le imprese con un’elevata
propensione all’export sono anzi le sole a far registrare una variazione positiva
del fatturato interno. Il fattore principale che contraddistingue le imprese di
successo sui mercati internazionali è il livello relativamente elevato della pro-
duttività del lavoro, che si associa a capacità innovativa, qualità dei prodotti,
capacità di presidiare la rete distributiva e attitudine alla cooperazione con
altre imprese o istituzioni.23

Come già accennato, nel 2014, per la prima volta dopo diversi anni, le partecipa-
zioni italiane all’estero hanno subito un ridimensionamento, in termini di numero,
di addetti e di fatturato delle imprese partecipate. Si tratta tuttavia prevalente-
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Cfr. l’approfondimento di S. Costa, F. Luchetti e D. Zurlo, Propensione all’export e
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mente dell’effetto del passaggio sotto il controllo estero di alcune multinazionali
italiane, più che di un vero arretramento dell’internazionalizzazione produttiva.
Considerando l’intero arco della crisi, anzi, le imprese italiane hanno manifestato
una capacità di difendere e in qualche caso di espandere ulteriormente la loro
presenza produttiva all’estero maggiore di quella emersa in altre fasi recessive. 
Il numero delle multinazionali italiane si è gradualmente innalzato negli ultimi
due decenni, con un contributo crescente delle imprese di minori dimensioni.
In termini di addetti e fatturato, il fenomeno resta tuttavia fortemente concen-
trato in un nucleo relativamente ristretto di grandi imprese, capaci di adottare
strategie di internazionalizzazione più sofisticate. Le multinazionali di dimen-
sioni minori si sono orientate prevalentemente verso destinazioni relativa-
mente vicine, in Europa e nel Mediterraneo, spesso alla ricerca di opportunità
di riduzione dei costi.
La competitività delle imprese sui mercati internazionali, in termini di esportazioni
e di attività produttive, è influenzata positivamente dalla loro capacità di intro-
durre innovazioni tecnologiche e organizzative, che ne aumentano la produttività.
A sua volta la presenza sui mercati internazionali stimola processi di apprendi-
mento e investimenti in attività innovative. Questo circolo virtuoso contribuisce
a spiegare i vantaggi di cui godono le imprese maggiori, ma agisce anche nel tes-
suto delle piccole e medie imprese, dove tuttavia può essere indebolito dal loro
scarso controllo dei canali distributivi. Di particolare interesse appaiono le nuove
aziende nate per operare fin da principio sui mercati internazionali, sulla base di
progetti imprenditoriali ad alta intensità di innovazione.24

La partecipazione alle reti internazionali del valore e la diffusione delle tecno-
logie digitali stanno consentendo a un numero crescente di piccole imprese di
superare alcuni dei problemi posti dalle loro dimensioni. Nel primo caso, l’or-
ganizzazione delle reti consente spesso ai piccoli produttori di specializzarsi
nelle fasi e nelle funzioni aziendali in cui la scala minima di efficienza è più
bassa, lasciando ai partner più grandi quelle con i costi fissi più elevati. Nel se-
condo caso, la dematerializzazione dei processi consente anche alle imprese
minori di abbattere le barriere di accesso ai mercati internazionali, cercando
di intercettare la crescente domanda di beni differenziati di elevata qualità ma-
nifatturiera. Questa trasformazione viene attivamente promossa da grandi im-
prese digitali globali, che stanno cercando di cogliere e valorizzare le
potenzialità del made in Italy di nicchia. Diventa quindi essenziale diffondere
nel tessuto imprenditoriale italiano le competenze digitali necessarie per in-
serirsi con successo in questi processi.25

7. Le politiche per l’internazionalizzazione
Nel 2014 il sistema pubblico di sostegno all’internazionalizzazione ha prose-
guito la propria azione di assistenza alle imprese con servizi reali e finanziari,
erogati da amministrazioni centrali e territoriali, enti e società di capitali. 
Il principale strumento di governo del sistema è la Cabina di regia per l’Italia
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internazionale, co-presieduta dai Ministri dello Sviluppo economico e degli Af-
fari esteri e della cooperazione Internazionale, che stabilisce le linee guida e
l’indirizzo strategico in materia di promozione all’estero e internazionalizza-
zione del sistema produttivo italiano. All’inizio del 2015 la Cabina di regia ha
approvato le linee generali del programma operativo per l’attuazione del Piano
per la promozione straordinaria del made in italy e l’attrazione degli investi-
menti in Italia, articolato nei dieci macro-obiettivi previsti dalla legge 164 del
2014.26 Il Ministero dello Sviluppo economico (Mse) ha assicurato la disponibi-
lità di finanziamenti aggiuntivi per 130 milioni di euro per la prima delle tre an-
nualità del Piano. La Cabina ha inoltre identificato un gruppo di aree
geografiche e paesi da considerarsi come prioritari per le attività di sostegno
all’internazionalizzazione e condiviso le linee fondamentali del percorso di rior-
ganizzazione dell’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizza-
zione delle imprese italiane (Ice), volto a rafforzare il suo orientamento verso
le esigenze delle piccole e medie imprese e a meglio coordinare l’attività di at-
trazione degli investimenti esteri, conseguendo allo stesso tempo una mag-
giore efficienza e un contenimento dei costi. Nel ribadire la necessità di un
approccio coordinato, la Cabina di regia ha infine registrato l’orientamento
delle Regioni a promuovere le specializzazioni produttive dei propri territori,
ricercando tuttavia un quadro di riferimento unitario nell’ambito delle strategie
nazionali per l’internazionalizzazione, con un lavoro comune su specifici settori
ed eventi.27 Va sottolineato come siano già in corso alcuni progetti interregio-
nali con la partecipazione dell’Ice.
Il 2014 testimonia nel complesso un persistente dinamismo delle attività di so-
stegno mediante servizi reali alle imprese. Le risorse messe a disposizione per
incentivi e servizi reali sono rimaste stazionarie rispetto al 2013. Considerando
il numero delle imprese assistite, alla crescita degli utenti dei servizi erogati
dall’Ice ha fatto da contrappeso la diminuzione che ha interessato sia le Ca-
mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa) sia il Mse. 
Il Mse e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
(Maeci) hanno proseguito le proprie attività di sostegno, rispettivamente in-
centrate sull’erogazione di sussidi a imprese italiane e sulla diffusione di infor-
mazioni utili ad attivare nuove iniziative di internazionalizzazione. Il Maeci ha
riorientato la propria rete al fine di assistere al meglio le imprese sui mercati
esteri. 
L’Ice ha svolto, nel 2014 e nei primi mesi del 2015, un’intensa attività di ristrut-
turazione, ridisegnando in parte il proprio organigramma. Stanziamenti e
spese per l’attività promozionale hanno continuato ad aumentare, pur senza
raggiungere il livello di inizio decennio. Sono risultati in crescita anche gli indi-
catori di produzione relativi ai servizi informativi, di assistenza e di formazione,
così come le attività di creazione di partenariati e di partecipazione a gare d’ap-
palto. Tra le iniziative realizzate si segnalano i Roadshow per l’internazionaliz-
zazione e i programmi di comunicazione, networking e invito di delegati esteri
in occasione dell’Esposizione Universale di Milano (Expo 2015).
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Sullo sfondo di un’ulteriore razionalizzazione delle attività, è proseguita nel
2014 l’azione di sostegno svolta dalle amministrazioni territoriali. La spesa è
cresciuta in sette Regioni, sei del Centro-Nord e una del Mezzogiorno, ed è ri-
masta invariata o è diminuita nelle altre. Si è avviato il processo di program-
mazione dei fondi strutturali messi a disposizione dal nuovo bilancio dell’UE,
incentrati sulla specializzazione intelligente, strettamente connessa con i pro-
cessi di internazionalizzazione. Molte Regioni hanno anche messo in atto pro-
grammi speciali legati a Expo 2015. 
Le Cciaa hanno realizzato oltre 3.600 attività promozionali, per due terzi al
Nord. È stato ulteriormente sviluppato il sito Worldpass, destinato all’eroga-
zione di servizi di informazione. Le Cciaa e Unioncamere hanno partecipato at-
tivamente a iniziative di sistema come le missioni governative e i Roadshows.
Riguardo ai servizi e agli incentivi finanziari, la diminuzione dei prestiti e dei
prodotti integrati bancario-assicurativi si è accompagnata all’aumento di ga-
ranzie assicurative e investimenti in imprese miste. Nel 2014 il valore comples-
sivo delle operazioni a sostegno dell’internazionalizzazione assistite da Cassa
depositi e prestiti (Cdp) è aumentato, grazie a un maggior coinvolgimento del
settore bancario, nel contesto di una diminuzione dei flussi dei propri finan-
ziamenti. Per contro sono aumentati il numero di imprese clienti e i nuovi im-
pegni assicurativi di Sace. Simest ha accresciuto l’impegno di capitali propri,
concentrandoli su un numero di imprese clienti più contenuto; in diminuzione
è risultato anche il valore delle operazioni assistite. La collaborazione tra le
componenti del sistema di sostegno pubblico sul versante finanziario ha con-
tinuato a dispiegare i propri effetti positivi.
Cdp ha avuto alla fine del 2014 la possibilità di offrire finanziamenti garantiti
anche da istituzioni di credito o compagnie di assicurazione diverse da Sace.
Per dare maggiore corpo a tale nuova possibilità, Cdp ha creato un plafond
esportazione, dedicato a piccole e medie imprese. È proseguita l’operatività di
Export banca, strumento rivolto ai grandi esportatori, con finanziamenti per il
60 per cento connessi al settore della cantieristica navale e per il 66 per cento
relativi a operazioni negli Stati Uniti. L’intervento di Cdp ha avuto riflessi di ri-
lievo sull’attrazione di investimenti esteri.28

È proseguita nel 2014 l’attività della Società italiana per le imprese all'estero
(Simest) a sostegno degli investimenti diretti italiani all’estero. Si segnalano un
lieve calo delle partecipazioni acquisite a valere sul capitale proprio e un au-
mento delle partecipazioni a valere sul fondo di venture capital. In forte dimi-
nuzione sono risultate le agevolazioni per l’esportazione, così come le altre
principali misure di incentivo gestite da Simest. Sono state introdotte innova-
zioni nel meccanismo dei finanziamenti agevolati previsti dalla legge 394 del
1981, rivolti prevalentemente a sostenere l’internazionalizzazione produttiva
delle piccole e medie imprese.29

Nel 2014, in un contesto macroeconomico caratterizzato da una crescita an-
cora debole e da numerose crisi geopolitiche, Servizi assicurativi del commer-
cio estero (Sace) ha rafforzato il proprio ruolo. L’esposizione totale della sua
capogruppo è cresciuta, grazie a un aumento delle operazioni assicurate nei
diversi rami di attività. Nel corso del 2014 l’offerta Sace è stata integrata da
importanti novità in termini sia di servizi e prodotti finanziari (Trade Finance,
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Fondo sviluppo export, emissione di obbligazioni) sia di servizi reali (Advisory,
nuovo sito web, Export Map).30

Le attività dell’Ice sono state sottoposte a procedure di valutazione, basate non
soltanto su indicatori di output, come il numero di utenti serviti e di iniziative
promozionali portate a termine, ma anche su indicatori di outcome, come ad
esempio la percentuale di clienti soddisfatti dei servizi erogati. Al termine di una
valutazione dei risultati raggiunti alla luce degli obiettivi strategici assegnati alla
struttura dal Piano della performance, è emerso che il risultato complessivo
dell’Ice nel 2014 è stato di 94,8/100. Le rilevazioni di customer satisfaction hanno
testimoniato il gradimento delle imprese nei confronti dell’attività svolta dall’Ice. 
Per innovare e rendere più efficaci le politiche di supporto all’internazionaliz-
zazione è necessario conoscere meglio le caratteristiche delle imprese che ne
usufruiscono. Analizzando le imprese esportatrici che nel 2014 si sono rivolte
all’Ice, si nota una notevole eterogeneità. La loro distribuzione per dimensione
aziendale diverge da quella delle imprese esportatrici italiane: benché anche i
clienti Ice siano prevalentemente piccoli, il peso delle imprese medie e grandi,
sia in termini di addetti che di fatturato export, è molto maggiore tra le imprese
che si rivolgono all’Ice che nell’insieme degli esportatori italiani. Le differenze
nelle caratteristiche dimensionali si riflettono anche sulla domanda dei diversi
tipi di servizi di sostegno: mentre le micro-imprese si orientano in particolare
verso servizi informativi gratuiti (online e di primo orientamento), usufruendo
meno del sostegno promozionale, il quadro si inverte nel caso di imprese con
fatturato export oltre i 250 mila euro. Queste sono interessate in primo luogo
a partecipare a eventi promozionali (anche potendo sostenere costi maggiori)
e usano meno i servizi di informazione gratuiti via web.31

8. Considerazioni conclusive
La ripresa in corso nell’economia mondiale, pur con tutte le incertezze che ne
appannano le prospettive, si va consolidando, ma ci consegna uno scenario
sensibilmente diverso da quello che caratterizzava gli anni precedenti la crisi.
L’abituale confronto tra le economie avanzate e quelle emergenti e in via di svi-
luppo non basta più a individuare i tratti salienti della congiuntura. Dietro l’ac-
celerazione delle une e il rallentamento delle altre si celano divergenze rilevanti
nei percorsi e nei modelli di crescita dei principali paesi.
Mentre la Cina rafforza il suo primato di maggiore economia del pianeta, in
termini di valore della produzione e degli scambi, la sua velocità di crescita si
abbassa e le tensioni sottostanti vengono in superfice, annunciate con clamore
dalla flessione delle quotazioni di borsa, in un contesto di forte indebitamento
pubblico e privato. Altri protagonisti emergenti, come il Brasile e la Russia, sci-
volano in una nuova recessione, con la caduta dei prezzi delle materie prime
che accende le loro contraddizioni interne. In Europa orientale, nel Medio
Oriente, in Africa, nel Mediterraneo, tale caduta esaspera gli antichi problemi
che scatenano guerre, terrorismo e tensioni politiche.
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Si veda l’approfondimento di S. Gorissen Export Opportunity Index: Su quali mercati
puntare? nel capitolo 7.
Si veda l’approfondimento di C. Castelli, L. Esposito, R. Sacilotto e L. Soriani, Il sostegno
all’internazionalizzazione: le caratteristiche strutturali dell’utenza Ice e la sua distribuzione
per tipo di servizi nel capitolo 7.
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Al tempo stesso, in Asia e altrove, altri paesi in via di sviluppo si avvantaggiano
del minor costo delle materie prime e continuano a percorrere sentieri di ra-
pida crescita, facilitata da una maggiore partecipazione agli scambi e alle reti
produttive internazionali.
Tra le economie avanzate, mentre gli Stati Uniti ribadiscono il loro tradizionale
ruolo trainante, il Giappone e l’Area dell’euro, benché in ripresa, non riescono
a tenerne il passo. 
La gravissima crisi della Grecia, indipendentemente dalle sue origini interne,
denuncia i limiti e i ritardi del processo di integrazione europea e ne minaccia
il futuro.
Tra le ombre che offuscano gli scenari, compare da qualche anno anche un
inatteso rallentamento della globalizzazione, manifestato dalla minore elasti-
cità degli scambi internazionali rispetto alla produzione e dalla frenata degli
investimenti diretti esteri. Oltre a fattori di breve periodo, il fenomeno po-
trebbe riflettere una diversa fase attraversata dai processi di frammentazione
internazionale della produzione, con un aumento del contenuto di valore ag-
giunto interno di alcune catene del valore.
Lo sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali è inoltre ostacolato
dal permanere di importanti barriere tariffarie, quantitative e regolamentari. I
negoziati commerciali multilaterali restano lontani da un esito positivo e anche
il grande attivismo dei governi in vari tipi di iniziative di liberalizzazione prefe-
renziale produce risultati solo marginalmente migliori.
Non è comunque da escludere nei prossimi mesi un’accelerazione  nei nego-
ziati, anche per la crescente pressione degli Stati Uniti, dopo l’approvazione
della Trade Promotion Authority. Il progresso delle trattative preferenziali è
stato finora frenato da resistenze politiche e sociali analoghe a quelle che
hanno paralizzato l’Omc. Un risultato positivo potrà essere ottenuto se si dif-
fonderà maggiormente la consapevolezza dello stretto legame esistente tra
l’integrazione internazionale e il potenziale di crescita economica e progresso
sociale di tutti i paesi.

L’economia italiana incontra le novità di questo scenario in un momento molto
delicato della sua storia. Dopo aver attraversato la sua crisi più grave, sta fi-
nalmente manifestando capacità di ripresa. La caduta della domanda interna
è stata molto profonda e ha minato anche l’accumulazione di capitale e il po-
tenziale di crescita di lungo periodo. Per questa ragione, il passo del recupero
è ancora lento e incerto, e grande è la distanza da colmare per tornare ai livelli
di attività e di occupazione precedenti la crisi. Tuttavia, i segni di ripresa si ir-
robustiscono e si diffondono, alimentando l’ingrediente prezioso della fiducia.
Tra i fattori di traino della crescita, un ruolo di primo piano spetta alle espor-
tazioni, che già durante la crisi avevano arrecato un sostegno importante, at-
tenuando la caduta della produzione. Il loro successo competitivo non è
misurato tanto dall’aumento del surplus corrente di bilancia dei pagamenti,
che riflette principalmente il calo della domanda interna e il minor costo delle
materie prime importate, quanto dall’andamento delle quote di mercato.
Benché la crescita quantitativa delle esportazioni italiane di beni e servizi resti
inferiore alla dinamica del commercio mondiale e anche alla media delle espor-
tazioni dell’Area dell’euro, le loro quote di mercato, misurate in valore, hanno
dati chiari segni di recupero negli ultimi anni, interrompendo una lunga ten-
denza declinante. I successi competitivi più netti sono stati colti in mercati
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come gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea del Sud, e in settori come la meccanica
e la farmaceutica, ma un contributo positivo è derivato anche da un cambia-
mento nella distribuzione settoriale della domanda estera, che si è orientata
maggiormente verso i prodotti di vantaggio comparato dell’industria italiana,
riflettendo forse la loro capacità di attrarre i consumi dei ceti medi nei paesi
emergenti.
In ogni caso è su questi mercati che le imprese italiane fronteggiano le sfide
competitive più importanti. Un nucleo rilevante di aziende manifatturiere ha
ormai raggiunto la dimensione e la maturità organizzativa per affrontarle con
successo, anche per effetto dei processi di selezione competitiva attivati dal-
l’esposizione alla concorrenza estera ed esacerbati dalla crisi.
Tuttavia, il grosso del tessuto industriale italiano resta la popolazione di piccole
e medie imprese che ha costruito nei decenni passati i successi del made in
Italy tramite l’esperienza dei distretti industriali. In questo corpo sociale la crisi
ha inferto colpi durissimi e molte imprese hanno dovuto chiudere, non es-
sendo riuscite a superare i limiti finanziari e organizzativi connessi alle piccole
dimensioni.
Ma questo esito non è inevitabile. L’abbassamento dei costi di accesso ai mer-
cati internazionali reso possibile dalla rivoluzione digitale apre prospettive
nuove anche per le piccole e medie imprese italiane. Appare con evidenza an-
cora maggiore che in passato, quindi, il ruolo cruciale svolto dalla capacità delle
imprese di introdurre le innovazioni tecnologiche e organizzative necessarie
per aumentare il proprio potere di mercato nelle esportazioni e per partecipare
con successo alle reti produttive internazionali. Qualunque sia la dimensione
aziendale, questa capacità dipende in grande misura dalla qualità del capitale
umano impiegato nelle imprese, il che chiama in causa la qualità dei sistemi
nazionali e locali della formazione, della ricerca e dell’innovazione.
Un contributo non trascurabile può essere svolto dalle politiche di sostegno
all’internazionalizzazione. In primo luogo, un’azione più organica ed efficace
per stimolare l’afflusso di nuovi investimenti dall’estero, che riduca il grande
divario nella capacità di attrazione dell’Italia rispetto agli altri maggiori paesi
europei, potrebbe dare un contributo importante al rafforzamento del tessuto
produttivo e alla circolazione delle innovazioni. 
Inoltre, i miglioramenti in corso nel coordinamento e nell’efficienza dei diversi
strumenti di sostegno pubblico all’internazionalizzazione delle imprese italiane
potranno essere valorizzati meglio se si riuscirà a stimolare in modo concreto
il circolo virtuoso che lega l’apertura internazionale alla capacità innovativa
delle imprese e al potenziale di sviluppo del sistema sociale.
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Tavola 1.1 - Scambi internazionali e investimenti diretti esteri nel mondo (1)

Valori in miliardi di dollari, variazioni in percentuale

Valori (2)

Variazioni percentuali

Quantità

Valori medi unitari

Valori

Variazioni percentuali

Valori

Variazioni percentuali

Rapporto percentuale sul commercio 
di beni e servizi

16.160

15,2

2,0

13,1

3.947

13,2

1.490

-20,4

7,4

12.555

-22,3

-12,2

-11,8

3.519

-10,9

1.186

-20,4

7,4

15.301

21,9

14,1

6,7

3.820

8,6

1.328

11,9

6,9

18.333

19,8

5,4

13,8

4.285

12,1

1.564

17,7

6,9

18.408

0,4

2,2

-2,0

4.428

3,4

1.403

-10,3

6,1

18.826

2,3

2,7

-0,6

4.667

5,4

1.467

4,6

6,2

18.935

0,6

2,7

-2,0

4.862

4,2

1.228

-16,3

5,2

14.023

15,6

6,5

8,6

3.486

19,5

1.872

34,3

10,7

12.131

15,4

8,7

6,3

2.917

13,3

1.393

50,2

9,3

2005

10.509

-

6,4

7,1

-

2.575

-

927,4

927

-

7,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(1) Esportazioni per il commercio di beni e servizi e flussi in entrata per gli Ide. 
(2) Comprese le riesportazioni di Hong Kong.

Fonte: elaborazioni Ice su dati Omc per il commercio di beni e servizi e Unctad per gli investimenti diretti esteri 

Tavola 1.2 - Quote delle aree sulle esportazioni mondiali di merci
A prezzi correnti

Unione Europea

     Area dell’euro

     Altri paesi dell’UE

Paesi europei non UE

Africa

America settentrionale

America centro-meridionale 

Medio Oriente 

Asia centrale 

Asia orientale

Oceania e altri territori

Mondo

2005 2006 2007 2008

39,3

30,7

8,7

5,9

2,7

12,2

5,6

4,7

1,6

26,7

1,3

100,0

38,4

29,6

8,7

6,0

2,9

11,9

5,7

5,2

1,7

27,0

1,3

100,0

38,7

30,3

8,4

6,2

2,9

11,4

5,6

5,1

1,9

27,0

1,3

100,0

37,1

28,9

8,2

6,8

3,3

10,9

5,6

6,4

2,1

26,3

1,4

100,0

37,3

29,3

8,1

6,1

2,9

11,1

5,6

5,2

2,1

28,1

1,5

100,0

33,6

26,2

7,4

6,1

3,1

11,2

5,9

5,8

2,3

30,3

1,7

100,0

32,9

25,4

7,5

6,5

3,1

10,8

6,1

6,7

2,6

29,4

1,8

100,0

31,2

24,2

7,0

6,8

3,2

11,2

6,2

7,1

2,6

30,1

1,7

100,0

32,0

24,6

7,5

6,6

3,0

11,2

6,0

6,8

2,6

30,2

1,7

100,0

32,3

24,9

7,4

6,3

2,7

11,4

6,0

6,4

2,5

30,7

1,6

100,0

Fonte: elaborazioni Ice su dati Fmi-Dots e, per Taiwan, Taiwan Directorate General of Customs

2009 2010 2011 2012 2013 2014

MONDO E UNIONE EUROPEA

Scambi di beni

Scambi di servizi commerciali

Variazioni percentuali degli indici

Investimenti diretti esteri
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Tavola 1.3 - Distribuzione per aree delle importazioni mondiali di merci
A prezzi correnti

Unione Europea

     Area dell’euro

     Altri paesi dell’UE

Paesi europei non UE

Africa

America settentrionale

America centro-meridionale 

Medio Oriente 

Asia centrale 

Asia orientale

Oceania e altri territori

Mondo

2004 2005 2006 2007

38,6

28,9

9,7

4,4

2,4

19,3

5,2

3,3

2,0

23,3

1,5

100,0

38,5

28,5

10,0

4,7

2,5

18,6

5,4

3,3

2,2

23,4

1,5

100,0

39,0

29,0

9,9

5,2

2,7

17,0

5,6

3,5

2,5

23,0

1,5

100,0

37,8

28,2

9,6

5,6

3,0

15,8

5,8

3,9

2,9

23,6

1,5

100,0

37,0

27,8

9,2

5,0

3,4

15,4

5,7

4,1

3,0

24,7

1,6

100,0

33,9

25,4

8,5

5,2

3,1

15,6

6,1

3,9

3,2

27,2

1,7

100,0

33,3

24,9

8,4

5,5

3,1

15,1

6,2

4,0

3,5

27,6

1,7

100,0

31,1

23,0

8,1

5,5

3,2

15,4

6,5

4,3

3,6

28,5

1,8

100,0

31,0

23,1

7,9

5,5

3,4

14,9

6,5

4,5

3,7

28,8

1,7

100,0

31,4

23,2

8,2

5,2

3,5

15,1

6,5

4,7

3,7

28,3

1,6

100,0

Fonte: elaborazioni Ice su dati Fmi-Dots e, per Taiwan, Taiwan Directorate General of Customs

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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(1) Tasso di crescita medio annuo.

Fonte: elaborazioni Ice su dati Omc

Cina

Stati Uniti

Germania

Giappone

Paesi Bassi

Francia

Corea del Sud

Italia

Hong Kong

Regno Unito

Russia

Canada

Belgio

Singapore

Messico

Emirati Arabi Uniti

Arabia Saudita

Spagna

India

Taiwan

Somma dei 20 paesi

Mondo

Tavola 1.4 - I primi 20 esportatori mondiali di merci
Valori in miliardi di dollari correnti

2010 2013 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

11

9

12

13

10

14

15

20

18

17

19

16

1

2

3

4

5

6

7

11

9

8

10

13

12

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2014 2010-14 (1)2013 2013-14 2010 2013 2014

2.209

1.580

1.452

715

672

581

560

518

535

541

523

458

469

410

380

379

376

318

315

305

13.296

18.826

2.343

1.623

1.511

684

672

583

573

529

524

507

497

474

469

410

398

359

354

323

317

314

13.462

18.935

10,4

6,1

4,7

-2,9

4,0

2,7

5,3

4,3

6,9

5,1

5,5

5,2

3,6

3,9

7,4

13,8

8,9

6,1

8,8

3,4

5,7

5,5

6,1

2,8

4,1

-4,4

0,1

0,4

2,3

2,0

-2,1

-6,3

-5,1

3,5

0,1

-0,1

4,6

-5,3

-6,0

1,5

0,8

2,7

1,3

0,6

10,3

8,4

8,2

5,0

3,8

3,4

3,0

2,9

2,6

2,7

2,6

2,5

2,7

2,3

1,9

1,4

1,6

1,7

1,5

1,8

70,5

100,0

11,7

8,4

7,7

3,8

3,6

3,1

3,0

2,8

2,8

2,9

2,8

2,4

2,5

2,2

2,0

2,0

2,0

1,7

1,7

1,6

70,6

100,0

12,4

8,6

8,0

3,6

3,6

3,1

3,0

2,8

2,8

2,7

2,6

2,5

2,5

2,2

2,1

1,9

1,9

1,7

1,7

1,7

71,1

100,0

ValoriGraduatorie
Paesi

Variazioni percentuali Quote percentuali
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(1) Tasso di crescita medio annuo.

Fonte: elaborazioni Ice su dati Omc

Stati Uniti

Cina

Germania

Giappone

Regno Unito

Francia

Hong Kong

Paesi Bassi

Corea del Sud

Canada

Italia

India

Belgio

Messico

Singapore

Spagna

Russia

Taiwan

Emirati Arabi Uniti

Turchia

Somma dei 20 paesi

Mondo

Tavola 1.5 - I primi 20 importatori mondiali di merci 
Valori in miliardi di dollari correnti

2010 2013 2014

1

2

3

4

6

5

9

7

10

11

8

13

12

16

15

14

18

17

25

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2014 2010-14 (1)2013 2013-14 2010 2013 2014

2.329

1.950

1.192

833

656

681

621

590

516

474

479

465

452

391

373

341

341

270

251

252

13.457

18.890

2.409

1.960

1.217

822

683

679

601

587

526

475

472

460

451

412

366

356

308

274

262

242

13.562

19.024

5,2

8,9

3,6

4,3

3,7

2,7

8,0

3,2

5,4

4,2

-0,8

7,1

3,6

7,3

4,2

2,1

5,5

2,2

12,3

6,9

5,1

5,2

3,4

0,5

2,2

-1,3

4,1

-0,3

-3,3

-0,5

1,9

0,1

-1,6

-1,1

-0,1

5,3

-1,8

4,5

-9,8

1,5

4,4

-3,8

0,8

0,6

12,7

9,0

6,8

4,5

3,8

3,9

2,8

3,3

2,7

2,6

3,1

2,3

2,5

2,0

2,0

2,1

1,6

1,6

1,1

1,2

71,7

100,0

12,3

10,3

6,3

4,4

3,5

3,6

3,3

3,1

2,7

2,5

2,5

2,5

2,4

2,1

2,0

1,8

1,8

1,4

1,3

1,3

71,2

100,0

12,7

10,3

6,4

4,3

3,6

3,6

3,2

3,1

2,8

2,5

2,5

2,4

2,4

2,2

1,9

1,9

1,6

1,4

1,4

1,3

71,3

100,0

ValoriGraduatorie
Paesi

Variazioni percentuali Quote percentuali

1

2

3

4

6

5

7

8

9

11

10

12

13

14

15

17

16

18

20

19
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Tavola 1.6 - Investimenti diretti esteri in entrata: principali paesi destinatari 
Valori in miliardi di dollari a prezzi correnti

Composizione % Valori

Consistenze (2)Flussi

PaesiGraduatoria (1)

Cina

Hong Kong

Stati Uniti

Regno Unito

Singapore

Brasile

Canada

Australia

India

Paesi Bassi

Cile

Spagna

Messico

Indonesia

Svizzera

Russia

Finlandia

Colombia

Francia

Polonia

Mondo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2012

8,6

5,0

12,1

4,2

4,0

4,7

2,8

4,0

1,7

1,3

1,8

1,8

1,4

1,4

1,1

3,6

0,3

1,1

1,2

0,5

100,0

8,4

5,1

15,7

3,2

4,4

4,4

4,8

3,7

1,9

2,2

1,1

2,8

3,0

1,3

-1,5

4,7

-0,4

1,1

2,9

0,0

100,0

10,5

8,4

7,5

5,9

5,5

5,1

4,4

4,2

2,8

2,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

1,7

1,5

1,3

1,2

1,1

100,0

2013 2014 1990

21

202

540

204

30

37

113

80

2

72

16

66

22

9

34

-

4

4

104

0

2.198

193

435

2.783

463

111

122

213

122

16

244

46

156

122

25

87

32

24

11

184

34

7.202

1.085

1.550

5.410

1.663

912

755

631

565

252

664

208

722

338

253

682

379

133

142

729

245

26.039

2000 2014

Composizione %

1990

0,9

9,2

24,6

9,3

1,4

1,7

5,1

3,7

0,1

3,3

0,7

3,0

1,0

0,4

1,6

-

0,2

0,2

4,7

0,0

100,0

2,7

6,0

38,6

6,4

1,5

1,7

3,0

1,7

0,2

3,4

0,6

2,2

1,7

0,3

1,2

0,4

0,3

0,2

2,6

0,5

100,0

4,2

6,0

20,8

6,4

3,5

2,9

2,4

2,2

1,0

2,6

0,8

2,8

1,3

1,0

2,6

1,5

0,5

0,5

2,8

0,9

100,0

2000 2014

Valori

2012

121

70

170

59

57

65

39

56

24

18

25

26

19

19

16

51

4

15

17

7

1.403

124

74

231

48

65

64

71

54

28

32

17

42

45

19

-23

69

-5

16

43

0

1.467

129

103

92

72

68

62

54

52

34

30

23

23

23

23

22

21

19

16

15

14

1.228

2013 2014

(1) In ordine dei flussi  2014.
(2) Per il limitato flusso registrato nel 2014 in graduatoria non compare l’Italia, la cui consistenza 2014 è pari 
    a 374 miliardi di dollari.

Fonte: elaborazioni Ice su dati Unctad
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Tavola 1.7 - Investimenti diretti esteri in uscita: principali paesi di origine
Valori in miliardi di dollari a prezzi correnti

Composizione % Valori

ConsistenzeFlussi

PaesiGraduatoria (1)

Stati Uniti

Hong Kong

Cina

Giappone

Germania

Russia

Canada

Francia

Paesi Bassi

Singapore

Irlanda

Spagna

Corea del Sud

Italia

Norvegia

Svizzera

Malaysia

Kuwait

Cile

Taiwan 

Mondo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2012

24,3

6,5

6,8

9,5

5,1

3,8

4,2

2,5

0,4

1,2

1,2

-0,3

2,4

0,6

1,5

3,4

1,3

0,5

1,3

1,0

100,0

25,1

6,2

7,7

10,4

2,3

6,6

3,9

1,9

4,4

2,2

1,8

2,0

2,2

2,4

1,6

0,8

1,1

1,3

0,6

1,1

100,0

24,9

10,5

8,6

8,4

8,3

4,2

3,9

3,2

3,0

3,0

2,3

2,3

2,3

1,7

1,4

1,2

1,2

1,0

1,0

0,9

100,0

2013 2014 1990

732

12

4

201

309

-

85

120

105

8

15

16

2

60

11

66

1

4

0

30

2.254

2.694

379

28

278

542

20

238

366

305

57

28

129

22

170

34

232

16

1

11

67

7.298

6.319

1.460

730

1.193

1.583

432

715

1.279

985

576

628

674

259

548

214

1.131

136

37

90

259

25.875

2000 2014

Composizione %

1990

32,5

0,5

0,2

8,9

13,7

-

3,8

5,3

4,7

0,3

0,7

0,7

0,1

2,7

0,5

2,9

0,0

0,2

0,0

1,3

100,0

36,9

5,2

0,4

3,8

7,4

0,3

3,3

5,0

4,2

0,8

0,4

1,8

0,3

2,3

0,5

3,2

0,2

0,0

0,2

0,9

100,0

24,4

5,6

2,8

4,6

6,1

1,7

2,8

4,9

3,8

2,2

2,4

2,6

1,0

2,1

0,8

4,4

0,5

0,1

0,3

1,0

100,0

2000 2014

Valori

2012

311

83

88

123

66

49

54

32

5

15

15

-4

31

8

20

43

17

7

17

13

1.284

328

81

101

136

30

87

51

25

57

29

24

26

28

31

21

10

14

17

8

14

1.306

337

143

116

114

112

56

53

43

41

41

32

31

31

23

19

17

16

13

13

13

1.354

2013 2014

(1) In ordine dei flussi  2014.

Fonte: elaborazioni Ice su dati Unctad
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ITALIA

Tavola 2.1 - Bilancia dei pagamenti dell'Italia
Milioni di euro

Voci

Conto corrente

Conto capitale

Conto finanziario

Investimenti diretti

    All’estero

    In Italia

Investimenti di portafoglio

    Attività

    Passività

Altri investimenti

    Attività

    Passività

Derivati

Variazione riserve ufficiali

Errori e omissioni

20142010 2011

-55.711

46

-87.735

16.057

23.232

7.174

42.513

31.398

-11.115

-152.307

-51.738

100.569

4.969

1.033

-32.070

-50.371

1.032

-69.063

12.325

37.016

24.691

9.735

-34.756

-44.492

-84.806

41.832

126.639

-7.257

941

-19.723

-6.939

3.959

-14.806

5.272

5.220

-52

-25.883

-61.471

-35.589

-1.496

37.333

38.830

5.839

1.461

-11.826

14.967

161

11.333

3.622

18.260

14.638

-14.564

20.655

35.220

17.713

-28.056

-45.769

3.035

1.528

-3.795

2012 2013

30.940

3.355

50.208

9.045

19.715

10.670

-4.457

93.246

97.704

50.155

14.379

-35.775

-3.581

-953

15.912

Conto corrente: saldi

Voci 20142010 2011

-21.730

-9.154

-8.517

8.841

-9.478

-4.826

2.179

-9.873

2.869

-20.002

-13.970

-6.032

-6.137

-55.711

-18.583

-6.157

-8.677

10.308

-7.788

-6.378

2.618

-12.044

3.048

-19.253

-14.212

-5.041

-6.916

-50.371

16.829

-130

-8.223

11.543

-3.450

-4.122

3.677

-10.814

3.015

-19.516

-13.597

-5.918

-6.347

-6.939

36.103

1.369

-7.891

12.755

-3.494

-4.448

2.967

-10.724

3.309

-18.056

-15.360

-2.697

-5.059

14.967

Fonte: Banca d'Italia

2012 2013

49.462

455

-8.345

12.528

-3.729

-2.343

3.579

-9.818

3.896

-16.634

-14.559

-2.075

-4.795

30.940

Merci (Fob-Fob)

Servizi

Trasporti

Viaggi all'estero

Altri servizi

Redditi primari

Da lavoro dipendente

Da capitale

Altri

Redditi secondari

Amministrazioni pubbliche

Altri settori

di cui: rimesse dei lavoratori

Conto corrente
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Tavola 2.2 - Interscambio di beni e servizi(1)

Beni 20142011

363.867

10,7

382.450

9,2

-18.582

3.148

-2,5

4,2

7,9

6,2

1,2

375.904

401.428

-25.524

78.352

3,7

85.482

0,1

-7.131

2.735

-4,4 

3,1

2,2

0,6

-2,1

377.407

3,7

360.579

-5,7

16.828

35.410

2,3 

1,9

3,4

1,8

-8,8

390.182

380.292

9.890

83.765

6,9

84.445

-1,2

-680

6.451

-0,4

1,8

4,2

5,0

-5,2

379.057

0,4

342.948

-4,9

36.109

19.281

5,0 

-0,2

-2,3

0,7

-2,7

390.233

361.002

29.230

84.712

1,1

83.484

-1,1

1.228

1.908

0,7

1,5

-0,2

-0,3

-0,9

(1) Dati di contabilità nazionale.
(2) Rapporto tra saldo commerciale e somma tra esportazioni e importazioni, in percentuale.
(3) Deflatori impliciti.

Fonte: elaborazione Ice su dati Istat.

2012 2013

20142011 2012 2013

386.936

2,1

337.540

-1,6

49.396

13.287

6,8 

-0,4

-3,3

2,5

1,8

397.996

355.115

42.882

87.712

3,5

85.762

2,7

1.951

723

1,1

0,2

0,7

3,3

2,1

Esportazioni 

Milioni di euro

Var. percentuali

Importazioni 

Milioni di euro

Var. percentuali 

Saldo

Milioni di euro

Var. assoluta

Saldo normalizzato(2)

Prezzi delle esportazioni (3)

Prezzi delle importazioni (3)

Esportazioni: variazioni dei volumi

Importazioni: variazioni dei volumi

Interscambio commerciale, valori doganali (milioni di euro)

Esportazioni Fob

Importazioni Cif

Saldo

Servizi

Esportazioni 

Milioni di euro

Var. percentuali

Importazioni 

Milioni di euro

Var. percentuali 

Saldo

Milioni di euro

Var. assoluta

Saldo normalizzato(2)

    Prezzi delle esportazioni (3)

Prezzi delle importazioni (3)

Esportazioni: variazioni dei volumi

Importazioni: variazioni dei volumi
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Tavola 2.3.A - Analisi constant-market-shares della quota dell'Italia sulle importazioni del mondo (1)(2)

Percentuali sui valori correnti

Quota di mercato

Variazione assoluta

Effetto competitività

Effetto struttura

Merceologica

Geografica

Interazione

Effetto adattamento

3,39

-

3,32

-0,07

0,04

-0,10

-0,06

-0,06

0,03

-0,02

2006

3,46

0,14

0,00

0,16

0,07

0,14

-0,05

-0,02

2007

3,33

-0,13

-0,02

-0,12

-0,13

-0,09

0,10

0,01

2008

3,24

-0,09

-0,07

-0,01

0,09

0,03

-0,13

-0,01

2009

2,91

-0,33

0,00

-0,32

-0,15

-0,27

0,09

-0,01

2010

2,88

-0,03

-0,02

-0,01

-0,04

-0,03

0,06

0,00

2,77

-0,11

0,04

-0,12

-0,04

-0,12

0,05

-0,02

2012

2,78

0,01

-0,02

0,04

0,04

0,03

-0,03

-0,01

2013 2014

2,86

0,08

0,00

0,10

0,10

0,06

-0,06

-0,02

2005-2014

-

-0,53

-0,05

-0,37

-0,12

-0,31

0,06

-0,11

(1)  Il "mondo" è costituito da 42 paesi: i 28 dell’Unione Europea e Argentina, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giap-
pone, Hong Kong, Malaysia, Messico, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan e Turchia.

(2)  L’effetto competitività è la media ponderata delle variazioni delle quote elementari: si può ritenere che esso rifletta i mutamenti
nei prezzi relativi e negli altri fattori che determinano il successo concorrenziale; l’effetto struttura dipende dal grado di confor-
mità tra la specializzazione geografica e settoriale del paese di cui si analizza la quota e i cambiamenti nella composizione della
domanda del mercato in esame, mentre la flessibilità rispetto a tali cambiamenti è misurata dall’effetto adattamento.

Fonte: elaborazioni Ice su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica

Tavola 2.3.B - Analisi constant market shares della quota dell'Italia sulle importazioni del mondo dall'Area dell'euro (1)(2)

Percentuali sui valori correnti

Quota di mercato

Variazione assoluta

Effetto competitività

Effetto struttura

Merceologica

Geografica

Interazione

Effetto adattamento

11,05

-

11,04

0,00

0,17

-0,12

-0,11

0,00

-0,02

-0,05

2006

11,10

0,06

0,00

0,13

0,11

0,05

-0,03

-0,07

2007

11,06

-0,04

-0,05

-0,01

0,02

0,07

-0,10

0,02

2008

10,64

-0,42

-0,24

-0,16

-0,09

0,01

-0,07

-0,03

2009

10,44

-0,19

0,04

-0,21

-0,18

-0,04

0,01

-0,03

2010

10,48

0,04

-0,06

0,11

0,05

0,03

0,03

-0,01

10,58

0,11

0,16

0,05

-0,04

0,06

0,04

-0,10

2012

10,50

-0,09

-0,09

0,03

0,08

0,00

-0,05

-0,04

2013 2014

10,57

0,07

0,03

0,13

0,08

0,00

0,04

-0,09

2005-2014

-0,48

-0,04

-0,04

-0,07

0,17

-0,14

-0,39
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Tavola 2.4 - Scambi di merci dell'Italia per aree e principali paesi
Valori in milioni di euro

Esportazioni Importazioni

Unione Europea

      Francia

      Germania

      Regno Unito

      Spagna

Paesi europei non UE

      Russia

      Svizzera

      Turchia

Africa settentrionale

Altri paesi africani

America settentrionale

      Stati Uniti

America centro-meridionale

      Argentina

      Brasile

      Messico

Medio Oriente

      Arabia Saudita

      Emirati Arabi Uniti

Asia centrale

      India

Asia orientale

      Cina

      Corea del Sud

      Giappone

Oceania

Altri territori

Mondo

2014 Peso %
Var. % dei

valori
2013/2014

Tcma (1)

2010/2014

217.721

42.014

50.060

20.907

17.944

46.993

9.523

19.074

9.755

14.038

6.207

32.904

29.802

13.921

1.032

4.696

3.080

19.867

4.824

5.316

5.082

3.041

33.944

10.494

4.161

5.364

4.154

3.167

397.996

54,7

10,6

12,6

5,3

4,5

11,8

2,4

4,8

2,5

3,5

1,6

8,3

7,5

3,5

0,3

1,2

0,8

5,0

1,2

1,3

1,3

0,8

8,5

2,6

1,0

1,3

1,0

0,8

100,0

3,8

-0,6

3,3

6,7

4,5

-7,2

-11,6

-6,4

-3,3

-4,7

8,9

9,4

10,2

-4,6

-5,0

-7,5

-6,2

-0,6

7,6

-3,5

3,4

2,4

4,9

6,6

10,0

-10,9

-4,5

2,4

2,0

2,7

1,7

3,4

4,4

-2,2

5,1

4,8

4,8

5,0

1,2

8,7

9,7

10,0

5,8

2,2

4,9

4,7

5,3

15,9

9,6

-2,7

-2,7

8,5

5,1

13,4

7,5

7,2

9,6

4,2

202.896

30.646

54.618

10.071

17.035

40.131

16.164

10.534

5.705

13.680

7.589

14.968

12.495

9.516

883

3.101

1.202

16.579

4.191

628

9.109

4.159

38.892

25.055

2.343

2.705

917

838

355.115

57,1

8,6

15,4

2,8

4,8

11,3

4,6

3,0

1,6

3,9

2,1

4,2

3,5

2,7

0,2

0,9

0,3

4,7

1,2

0,2

2,6

1,2

11,0

7,1

0,7

0,8

0,3

0,2

100,0

1,4

0,4

2,5

4,1

4,2

-8,3

-20,0

-1,0

3,6

-28,7

-1,7

13,9

8,3

6,0

7,3

-3,4

31,9

-17,9

-23,8

-51,7

-6,5

4,7

7,1

8,6

-0,7

5,4

-6,7

5,4

-1,6

0,0

-1,2

-1,9

0,1

0,4

2,5

2,5

0,8

2,6

-14,1

7,5

4,3

2,9

-1,0

-9,1

-1,6

17,9

-5,7

6,7

8,7

4,0

2,1

-3,2

-3,4

-5,9

-10,9

-6,0

6,4

-0,8

9.661

11.778

-4.826

9.921

812

6.835

-9.426

9.744

4.579

-4.461

-2.020

16.930

15.512

5.608

264

1.865

2.372

-207

-1.018

4.208

-4.828

-1.003

-3.956

-13.228

1.424

3.457

3.369

2.299

29.230

14.825

11.368

-4.559

10.837

909

6.862

-6.641

8.540

4.050

358

-1.382

17.936

17.307

4.405

150

1.595

1.878

3.289

633

4.688

-4.027

-1.118

-4.948

-14.560

1.819

2.659

3.237

2.328

42.882

Saldi

(1) Tasso di crescita medio annuo.

Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat

2014 Peso % 
Var. % dei

valori
2013/2014

Tcma (1)

2010/2014 2013 2014
Aree e paesi
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Tavola 2.5 - Dimensione dei mercati e quote delle esportazioni italiane
Percentuali

Dimensione 
dei mercati (1)   

Quote di mercato dell’Italia 
sulle esportazioni italiane (2)

Quote di mercato dell’Italia 
sulle esportazioni dell’Area

dell’euro (3)

Unione Europea 

      Francia 

      Germania

      Regno Unito

      Spagna

Paesi europei non UE

      Russia

      Svizzera

      Turchia

Africa settentrionale

Altri paesi africani

America settentrionale

      Stati Uniti 

America centro-meridionale

      Brasile

      Messico

Medio Oriente

      Emirati Arabi Uniti

Asia centrale

      India

Asia orientale

      Cina

      Corea del Sud

      Giappone

      Singapore

Oceania e altri territori

      Australia

Mondo

2000 2013

38,4

5,1

7,8

5,2

2,2

3,7

0,5

1,3

0,8

0,9

1,2

23,3

19,2

6,4

1,0

3,0

2,3

0,4

1,4

0,8

21,0

3,5

2,5

5,9

2,1

1,4

1,2

100,0

31,5

3,6

6,4

3,4

1,8

5,6

1,7

1,1

1,4

1,2

2,3

15,1

12,3

6,6

1,4

2,3

4,5

1,4

3,8

2,5

27,7

10,6

2,8

4,5

2,0

1,7

1,4

100,0

2014

31,9

3,6

6,5

3,5

1,9

5,3

1,6

1,1

1,3

1,2

2,3

15,3

12,6

6,6

1,4

2,4

4,8

1,5

3,8

2,5

27,2

10,2

2,8

4,3

1,9

1,7

1,3

100,0

2000

6,0

9,4

7,5

4,9

9,6

6,9

5,3

8,5

8,5

11,0

3,6

1,9

2,1

2,6

4,0

1,2

5,3

4,8

2,0

2,1

1,3

1,1

1,2

1,2

1,2

2,5

2,8

3,7

2013

4,7

8,2

5,6

3,9

7,0

6,0

4,5

8,8

6,1

9,1

2,0

1,5

1,7

1,7

2,8

1,2

3,3

3,2

1,1

1,0

0,9

0,8

1,0

1,1

0,8

2,0

2,3

2,8

2014 2000 2010 2013 2014

4,8

8,2

5,6

4,0

7,0

6,2

4,4

9,9

6,0

8,5

2,0

1,6

1,7

1,6

2,7

1,1

3,2

2,9

1,1

1,0

0,9

0,9

1,1

1,0

0,8

1,9

2,2

2,8

11,3

16,0

14,8

9,5

16,0

14,3

13,8

13,5

18,1

21,1

11,1

15,5

15,4

19,2

17,1

15,6

18,6

19,6

12,1

11,1

13,5

11,5

13,8

12,6

13,8

16,6

19,1

12,5

9,9

14,1

11,9

9,0

15,5

14,9

12,2

17,0

16,6

23,7

9,0

11,3

11,2

14,0

14,5

13,7

18,5

17,4

14,8

12,4

10,4

9,0

10,9

11,5

7,6

12,4

13,4

11,1

9,6

13,9

11,8

8,2

14,4

15,6

12,2

18,5

16,7

22,5

8,9

12,2

12,2

14,4

15,1

13,7

18,9

18,5

12,1

10,8

10,9

8,1

12,2

13,8

8,9

11,0

15,4

11,2

9,7

13,7

12,0

8,2

14,1

15,6

12,7

17,6

16,8

21,4

9,6

12,5

12,4

14,5

15,1

12,4

18,2

16,8

12,3

10,8

10,9

8,0

11,9

12,5

10,0

11,3

16,3

11,2

2010

4,9

8,3

5,8

4,1

8,1

6,2

4,8

9,0

6,4

10,0

2,1

1,3

1,5

1,7

2,8

1,3

3,6

3,0

1,5

1,3

0,9

1,0

0,8

0,9

0,7

1,8

2,1

3,0

(1) Rapporto tra le importazioni dei mercati dal mondo e il totale delle importazioni mondiali (escluso Taiwan). 
(2) Rapporto tra le esportazioni dell'Italia e le esportazioni del mondo verso i mercati. 
(3) Rapporto tra le esportazioni dell'Italia e le esportazioni dell'Area dell'euro verso i mercati.

Fonte: elaborazioni Ice su dati Fmi-Dots e, per Taiwan, Taiwan Directorate General of Customs

Aree e paesi
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Tavola 2.6 -  I primi 20 paesi di destinazione delle esportazioni italiane   
Valori in milioni di euro

Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat

Variazioni % Pesi percentualiPosizione

2013 2014 2014

Valori

2013 20142013/14 

Percentuale
cumulataPaesi

    1   Germania

    2   Francia

    3   Stati Uniti

    4   Regno Unito

    5   Svizzera

    6   Spagna

    7   Belgio

    8   Cina

    9   Polonia

  10   Turchia

  11   Russia

  12   Paesi Bassi

  13   Austria

  14   Romania

  15   Hong Kong

  16   Giappone

  17   Emirati Arabi Uniti

  18   Arabia Saudita

  19   Brasile

  20   Repubblica Ceca

        Resto del mondo

         Mondo

50.060

42.014

29.802

20.907

19.074

17.944

13.217

10.494

10.324

9.755

9.523

9.285

8.328

6.195

5.477

5.364

5.316

4.824

4.696

4.658

110.739

397.996

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

14

18

16

13

19

12

17

20

21

3,3

-0,6

10,2

6,7

-6,4

4,5

15,7

6,6

9,9

-3,3

-11,6

2,3

-2,1

3,2

15,5

-10,9

-3,5

7,6

-7,5

9,4

2,0

12,4

10,8

6,9

5,0

5,2

4,4

2,9

2,5

2,4

2,6

2,8

2,3

2,2

1,5

1,2

1,5

1,4

1,1

1,3

1,1

100,0

12,6

23,1

30,6

35,9

40,7

45,2

48,5

51,1

53,7

56,2

58,6

60,9

63,0

64,5

65,9

67,3

68,6

69,8

71,0

72,2

100,0

100,0

12,6

10,6

7,5

5,3

4,8

4,5

3,3

2,6

2,6

2,5

2,4

2,3

2,1

1,6

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

27,8

100,0



Sintesi Rapporto 2014-2015 | L’Italia nell’economia internazionale46

Tavola 2.7 - I primi 20 paesi di provenienza delle importazioni italiane
Valori in milioni di euro

Variazioni % Pesi percentuali

Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat

Posizione

2013 2014 2014

Valori

2013 20142013/14 

Percentuale
cumulataPaesi

    1      Germania

    2      Francia

    3      Cina

    4      Paesi Bassi

    5      Spagna

    6      Russia

    7      Belgio

    8      Stati Uniti

    9      Svizzera

  10      Regno Unito

  11      Austria

  12      Polonia

  13      Romania

  14      Turchia

  15      Azerbaigian

  16      Repubblica Ceca

  17      Libia

  18      Arabia Saudita

  19      India

  20      Ungheria

           Resto del mondo

            Mondo

54.618

30.646

25.055

19.634

17.035

16.164

15.115

12.495

10.534

10.071

8.462

7.160

5.735

5.705

5.487

4.878

4.543

4.191

4.159

4.066

89.361

355.115

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

14

18

16

13

19

12

17

20

21

2,5

0,4

8,6

-5,1

4,2

-20,0

0,6

8,3

-1,0

4,1

-4,4

8,0

10,5

3,6

-20,4

9,3

-43,9

-23,8

4,6

5,0

-1,6

14,8

8,5

6,4

5,7

4,5

5,6

4,2

3,2

2,9

2,7

2,5

1,8

1,4

1,5

1,9

1,2

2,2

1,5

1,1

1,1

100,0

15,4

24,0

31,1

36,6

41,4

45,9

50,2

53,7

56,7

59,5

61,9

63,9

65,5

67,1

68,7

70,1

71,3

72,5

73,7

74,8

100,0

100,0

15,4

8,6

7,1

5,5

4,8

4,6

4,3

3,5

3,0

2,8

2,4

2,0

1,6

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,2

1,1

25,2

100,0
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2014 2010-14(1)

Var. %  
2013-14
Var. % 2014 2010-14(1)

Var. %
2013-14
Var. % 2013 2014

Tavola 2.8 - Scambi con l'estero di merci per settori: valori
Milioni di euro e variazioni percentuali

Importazioni SaldiEsportazioni

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura 
e della pesca

Prodotti dell'industria estrattiva

Petrolio greggio e gas naturale

Prodotti delle attività manifatturiere

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

Prodotti tessili, abbigliamento e accessori

Prodotti tessili

Articoli di abbigliamento

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

      Calzature

Carta e prodotti di carta; stampa

Coke e prodotti petroliferi raffinati

Sostanze e prodotti chimici

Articoli farmaceutici e chimico-medicinali

Articoli in gomma e materie plastiche

Vetro, ceramica, materiali non metallici per l'edilizia

Metalli di base e prodotti in metallo

Prodotti della metallurgia

Prodotti in metallo

Computer, apparecchi elettronici e ottici

Apparecchi elettrici

Macchinari ed apparecchi meccanici

Mezzi di trasporto

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Altri mezzi di trasporto

Mobili

Prodotti delle altre industrie manifatturiere

Gioielleria, bigiotteria e pietre preziose lavorate

Altri prodotti

Totale

5.922

1.190

374

381.936

28.391

46.892

9.747

18.548

18.597

8.726

1.570

6.424

14.044

25.949

20.735

14.225

9.501

44.617

26.118

18.499

12.041

20.826

74.194

39.905

27.614

12.290

8.633

13.991

6.035

8.948

397.996

1,3

0,5

-5,4

4,3

6,4

5,9

2,1

5,4

8,6

5,9

3,0

2,8

-1,3

3,5

10,4

3,6

2,8

3,2

2,9

3,7

0,9

1,8

5,4

3,7

5,1

0,9

2,7

5,8

7,2

2,9

4,2

-1,0

-0,9

-13,4

2,2

3,2

4,3

3,6

4,3

4,6

4,0

3,8

2,6

-14,2

1,7

5,6

2,4

1,5

-2,0

-4,5

1,7

-2,2

2,9

3,6

7,2

4,0

14,9

3,2

3,7

-0,2

-2,9

2,0

12.961

47.912

44.261

282.483

28.931

28.722

6.516

12.629

9.577

4.781

3.048

6.399

10.123

34.248

19.679

8.848

3.435

35.992

28.832

7.160

22.450

13.575

23.817

31.902

26.771

5.131

1.756

9.559

2.147

11.747

355.115

3,9

-5,1

-4,9

-0,2

3,4

2,6

1,9

1,2

5,1

2,8

-2,6

-0,8

4,3

1,6

3,2

3,0

-0,1

-0,1

-0,5

1,7

-9,8

0,5

1,5

-4,2

-3,4

-7,8

-0,4

1,9

7,6

-1,5

-0,9

2,2

-19,7

-20,3

2,1

2,9

7,9

5,8

8,7

8,3

7,5

5,6

1,1

-17,1

-1,4

-5,1

3,6

7,8

2,1

1,3

5,6

-1,8

4,9

6,5

8,0

10,3

-2,8

11,1

7,3

12,3

-1,1

-1,6

-6.712

-58.448

-55.068

97.047

-598

18.352

3.247

6.173

8.932

3.947

-1.373

-65

4.161

-9.212

-1.095

5.360

6.175

10.304

-1.105

11.409

-10.563

7.301

49.240

7.694

2.279

5.415

6.787

4.581

4.135

-2.656

29.230

-7.052

-46.722

-43.887

99.456

-540

18.170

3.232

5.919

9.020

3.945

-1.478

25

3.923

-8.299

1.056

5.376

6.066

8.624

-2.715

11.339

-10.408

7.251

50.377

8.003

843

7.159

6.877

4.432

3.888

-2.800

42.882

(1) Tasso di crescita media annuo.
Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat
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Tavola 2.9 - Scambi con l'estero di merci per settori: quantità e prezzi
Variazioni percentuali; indici 2014 in base 2010=100

Quantità PrezziValori medi unitari Quantità PrezziValori medi unitari
Esportazioni Importazioni

2013-14
Var. %

2014
Indici

2013-14
Var. %

2014
Indici

Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat

2013-14
Var. %

2014
Indici

2013-14
Var. %

2014
Indici

2013-14
Var. %

2014
Indici

2013-14
Var. %

2014
Indici

Prodotti dell’agricoltura della
silvicoltura e della pesca

Prodotti dell’industria 
estrattiva

Prodotti delle attività 
manifatturiere

Prodotti alimentari, bevande 
e tabacco

Prodotti tessili, abbigliamento 
e accessori

Prodotti tessili

Articoli di abbigliamento

Calzature articoli in pelle
(escluso abbigliamento) e simili

     Calzature

Legno e prodotti in legno 
e sughero (esclusi i mobili)

Carta e prodotti di carta

Coke e prodotti petroliferi 
raffinati

Sostanze e prodotti chimici

Articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici

Articoli in gomma e in materie
plastiche

Vetro, ceramica, materiali non
metallici per l’edilizia

Metalli di base e prodotti 
in metallo

Prodotti della metallurgia

Prodotti in metallo

Computer, apparecchi 
elettronici e ottici

Apparecchi elettrici

Macchinari ed apparecchi 
meccanici

Mezzi di trasporto

Autoveicoli, rimorchi 
e semirimorchi

Altri mezzi di trasporto

Mobili

Prodotti delle altre industrie
manifatturiere

Totale

92,1

92,0

103,1

109,5

101,3

92,2

101,7

107,8

99,4

102,1

107,3

69,1

100,0

142,1

96,9

100,0

108,2

114,1

98,3

95,2

103,1

101,8

108,3

116,2

92,0

99,9

106,2

102,8

-2,2

-3,1

1,5

1,7

4,0

1,3

3,6

5,7

5,8

3,0

0,1

-2,9

0,6

-4,0

2,1

1,8

-1,3

-3,9

2,9

0,3

0,5

4,5

1,8

1,7

2,3

1,3

1,8

1,4

114,3

111,3

114,8

116,8

123,9

117,8

121,2

129,2

127,1

110,2

103,9

137,9

115,0

104,9

118,9

111,8

104,8

98,1

117,5

109,0

104,2

121,3

106,9

105,1

113,1

111,3

118,1

114,8

-

-1,8

-0,2

0,7

1,4

1,6

1,2

1,2

0,9

2,2

0,4

-6,6

-2,9

-0,9

0,1

0,6

-1,1

-2,1

-0,1

1,8

-0,2

0,3

-0,3

-0,2

-1,0

1,0

0,0

-0,3

-

99,8

104,6

108,2

107,0

110,8

104,7

106,1

105,8

107,0

103,3

128,0

108,4

102,8

107,1

102,6

99,2

95,7

102,9

106,4

103,0

103,0

100,0

100,2

99,1

104,3

104,9

104,5

2,8

-9,3

2,1

2,9

5,7

5,9

7,8

2,7

4,9

3,4

2,5

-10,6

-1,1

-3,8

4,5

6,0

4,9

5,1

3,6

-2,7

3,7

5,2

5,3

8,3

-8,0

10,5

5,5

1,1

95,5

68,6

91,4

98,1

90,7

89,7

91,4

91,2

90,9

82,2

97,5

98,3

93,0

105,5

100,5

89,7

97,8

99,7

89,3

80,8

88,3

93,0

76,5

81,4

55,8

95,0

90,9

87,5

-0,6

-11,5

-0,1

0,1

2,1

-0,1

0,9

5,4

2,4

2,2

-1,4

-7,3

-0,3

-1,3

-0,8

1,8

-2,5

-3,3

1,9

0,8

1,2

1,3

2,5

1,8

7,1

0,6

1,6

-2,7

121,9

118,3

108,5

116,5

122,1

120,1

114,6

134,0

123,2

109,6

99,0

120,5

114,7

107,8

111,9

111,3

102,0

98,4

120,0

82,0

115,7

114,3

110,1

106,8

130,8

103,5

118,6

110,5

-

-7,4

-1,8

-2,7

0,0

-1,0

-0,8

2,1

-0,4

0,7

-1,4

-7,3

-2,0

-0,4

0,0

-0,7

-2,5

-3,1

-0,3

-2,2

-0,4

-0,3

-3,0

-3,2

-1,0

-0,5

-0,9

-3,1

-

121,0

102,2

112,5

109,5

110,9

106,8

112,5

108,9

105,3

99,4

131,3

105,4

97,3

103,4

101,6

97,7

96,7

102,0

91,0

103,2

103,1

93,7

92,9

105,4

100,9

104,3

105,4

0,9

2,5

0,6

1,5

0,2

2,4

0,7

-1,1

-1,7

0,9

2,5

-11,4

1,1

10,2

0,3

-0,4

-0,6

-0,4

-1,1

-2,6

2,4

-0,9

5,3

2,2

13,2

1,8

1,8

0,6
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Tavola 2.10 - Quote dell'Italia sulle esportazioni di merci per settori
Percentuali

Prodotti dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca

Prodotti dell’industria estrattiva

Prodotti delle attività 
manifatturiere

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

Prodotti tessili, abbigliamento e accessori

Prodotti tessili

Articoli di abbigliamento

Calzature, prodotti in pelle 
(escluso abbigliamento)

     Calzature

Legno e prodotti in legno 
e sughero (esclusi i mobili)

Carta e prodotti di carta; stampa

Coke e prodotti petroliferi raffinati

Sostanze e prodotti chimici

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali 
e botanici

Articoli in gomma e plastica

Vetro, ceramica, materiali non metallici
per l’edilizia 

Metalli di base e prodotti 
in metallo

Prodotti della metallurgia

Prodotti in metallo

Computer, apparecchi 
elettronici e ottici

Apparecchi elettrici

Macchinari ed apparecchi meccanici

Mezzi di trasporto

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Altri mezzi di trasporto

Mobili

Prodotti delle altre industrie 
manifatturiere

Gioielleria, bigiotteria 
e pietre preziose lavorate

Altri prodotti

Totale merci

2,8

8,2

84,6

4,8

6,7

2,2

3,2

1,3

0,7

1,1

2,0

2,5

7,4

2,0

2,2

1,2

6,9

4,8

2,1

15,5

5,0

10,8

12,8

9,7

3,1

0,9

2,7

0,8

4,3

100,0

2013

3,0

13,9

78,6

5,2

4,7

1,3

2,3

1,1

0,7

0,6

1,2

5,0

7,7

3,4

2,4

1,0

7,7

5,7

2,0

13,4

4,4

8,2

10,2

7,8

2,4

0,8

2,7

0,9

3,7

100,0

2014

3,0

12,8

79,8

5,4

5,0

1,3

2,4

1,2

0,7

0,7

1,2

4,6

7,7

3,6

2,5

1,1

7,5

5,4

2,1

13,4

4,5

8,4

10,6

8,1

2,5

0,9

3,0

1,1

3,6

100,0

Fonte: elaborazioni Ice su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica

2000

2,2

0,1

4,3

3,9

8,3

6,9

6,7

14,8

14,7

2,2

3,3

2,8

3,0

5,6

6,3

10,6

4,3

3,2

6,7

1,1

4,6

6,3

3,4

3,2

3,8

14,5

6,0

9,3

2,1

3,8

2010

2,0

0,1

3,7

3,9

6,6

5,0

5,6

11,3

10,0

2,0

3,7

3,2

2,6

3,6

4,9

6,8

4,2

3,5

6,1

0,8

4,3

6,3

2,9

2,8

3,1

8,8

3,9

4,5

1,7

3,2

Quote sulle esportazioni
dell'Area dell'euro

Quote sulle esportazioni 
mondiali

Peso sulla domanda
mondiale

2013

1,7

0,1

3,6

3,9

6,4

4,4

5,4

11,3

9,3

1,8

3,8

2,3

2,5

4,7

4,3

6,4

3,9

3,3

5,6

0,8

3,8

6,5

2,6

2,6

2,5

7,5

3,8

4,5

1,7

3,0

1,7

0,1

3,6

3,9

6,3

4,4

5,2

10,9

8,7

1,8

3,9

2,1

2,5

4,7

4,3

6,2

4,0

3,4

5,4

0,7

3,7

6,6

2,8

2,6

2,8

7,3

3,6

3,8

1,7

3,0

2000

8,2

2,4

13,4

9,8

32,0

25,5

30,8

45,1

43,0

8,0

8,2

10,6

8,0

11,9

16,2

25,1

13,9

11,0

18,9

5,8

15,9

21,1

8,4

7,9

9,8

38,3

23,1

36,2

4,0

12,5

2010

7,7

2,8

11,9

10,3

27,8

23,5

25,1

36,9

33,1

6,2

9,1

12,6

6,9

7,3

13,5

20,2

14,8

13,4

17,6

4,6

13,6

18,4

7,8

7,0

10,2

30,3

14,4

30,4

4,5

11,1

2013

6,9

2,3

11,9

10,3

28,5

23,4

25,3

37,5

32,1

6,2

9,7

9,0

6,9

9,0

13,2

20,3

15,7

14,9

17,2

4,8

12,9

18,9

7,2

7,0

7,8

30,6

14,5

30,9

4,7

11,2

2014

7,2

2,3

12,0

10,6

28,0

23,3

24,8

36,6

30,5

6,2

9,9

8,7

7,1

9,1

13,3

19,9

15,6

14,6

17,0

4,5

13,0

19,3

7,4

6,9

8,8

30,6

14,3

30,4

4,2

11,2
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Tavola 2.11 - Esportazioni di merci delle regioni italiane
Valori in milioni di euro, variazioni e composizioni percentuali

Valori Var. % Quote % sulle esportazioni italiane
2014

160.007

42.755

608

109.568

7.076

126.371

7.276

54.117

12.012

52.966

66.196

31.974

3.438

12.484

18.299

40.600

6.931

371

9.446

8.107

1.133

324

9.648

4.641

393.174

4.823

397.996

2012-2013

0,7

3,8

-3,8

0,0

-6,2

2,5

3,0

2,9

-0,2

2,7

-0,5

-3,5

-6,3

12,2

-1,4

-8,5

-2,4

-10,2

2,0

-10,3

-10,6

-6,7

-14,4

-15,8

-0,1

7,3

-0,1

2013- 2014

2,2

3,3

6,1

1,4

10,2

3,5

2,1

2,7

5,0

4,3

3,0

2,2

-5,7

7,5

3,4

-4,7

2,9

9,7

-1,7

1,9

9,9

-8,1

-13,9

-13,6

2,0

-0,8

2,0

2000

41,3

11,5

0,2

28,3

1,3

31,0

1,7

14,4

3,4

11,5

16,7

8,3

0,9

2,9

4,6

11,0

2,0

0,2

3,0

2,3

0,4

0,1

2,1

0,9

100,0

2005

41,5

10,9

0,2

29,0

1,4

31,6

1,8

13,8

3,3

12,7

15,4

7,4

1,0

3,2

3,8

11,5

2,1

0,2

2,6

2,3

0,4

0,1

2,5

1,3

100,0

2008

40,9

10,5

0,2

28,7

1,4

32,3

1,7

13,8

3,7

13,1

14,9

7,0

0,9

2,9

4,0

12,0

2,1

0,2

2,6

2,1

0,5

0,1

2,8

1,6

100,0

2012

40,3

10,3

0,2

28,0

1,8

30,9

1,8

13,3

3,0

12,8

16,7

8,4

1,0

2,7

4,7

12,1

1,8

0,1

2,4

2,3

0,3

0,1

3,4

1,7

100,0

2013

40,6

10,7

0,1

28,0

1,7

31,7

1,8

13,7

3,0

13,2

16,7

8,1

0,9

3,0

4,6

11,1

1,7

0,1

2,5

2,1

0,3

0,1

2,9

1,4

100,0

2014

40,7

10,9

0,2

27,9

1,8

32,1

1,9

13,8

3,1

13,5

16,8

8,1

0,9

3,2

4,7

10,3

1,8

0,1

2,4

2,1

0,3

0,1

2,5

1,2

100,0

Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat

Italia nord-occidentale

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia

Liguria

Italia nord-orientale

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Italia centrale

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Mezzogiorno

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Totale regioni 

Dati non ripartibili

Totale
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Tavola 2.12 - Internazionalizzazione commerciale e produttiva delle imprese italiane
Valori  in milioni di euro

Numero di esportatori

var. percentuali

Valori esportati (2)

var. percentuali

Numero di partecipate
all'estero

var. percentuali

Addetti all'estero 
delle partecipate

var. percentuali

Numero di controllate 
all'estero

var. percentuali

Addetti all'estero
delle controllate

var. percentuali

2005 2006 2007 2008

201.680

-

296.954

-

21.740

-

1.323.327

-

17.480

-

972.961

-

206.795

2,5

328.715

10,7

22.754

8,0

1.352.838

1,3

18.632

6,6

989.847

1,7

204.619

-1,1

359.981

9,5

24.398

10,5

1.515.228

12,1

19.553

4,9

1.152.528

16,4

205.643

0,5

364.275

1,2

25.467

4,0

1.588.253

2,8

20.390

4,3

1.212.527

5,2

194.255

-5,5

286.281

-21,4

26.998

0,5

1.569.449

3,1

21.459

5,2

1.151.491

-5,0

205.708

5,9

331.348

15,7

28.257

1,3

1.581.601

-0,6

22.473

4,7

1.191.374

3,5

207.352

0,8

368.504

11,2

29.484

1,9

1.582.836

1,6

23.450

4,3

1.217.507

2,2

209.090

0,8

381.442

3,5

29.903

-0,3

1.577.471

-1,1

23.790

1,4

1.221.173

0,3

211.249

1,0

380.876

-0,1

30.513

0,7

1.537.918

-2,6

24.322

2,2

1.232.111

0,9

212.023

0,4

388.469

2,0

29.839

-2,2

1.490.520

-3,1

23.826

-2,0

1.189.314

-3,5

(1)  I dati di fonte Istat sono provvisori. Quelli di fonte Ice-Reprint sono elaborazioi preliminari.
(2)  I valori delle esportazioni di questa tavola differiscono da quelli contenuti nelle altre tavole perché qui sono prese in considera-

zione solo le esportazioni degli operatori identificati.

Fonte: elaborazione Ice su dati Istat e Ice - Reprint, Politecnico di Milano.

2009 2010 2011 2012 2013 2014(1)
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Tavola 2.13 - Distribuzione percentuale degli addetti e del fatturato delle partecipate estere per area geografica di 
localizzazione dell'investimento e classe dimensionale (addetti) dell'investitore
In percentuale, dati al 31.12.2014(1)

Unione Europea 27

Altri paesi europei

Africa settentrionale

Altri paesi africani

America settentrionale

America centro-meridionale

Medio Oriente

Asia centrale

Asia orientale

Oceania

Totale

Addetti

da 1
a 49

Peso %
dell'area

da 50
a 249

250 
e oltre

19,3

19,2

17,4

9,7

11,2

11,8

18,5

12,8

21,2

14,8

16,7

13,9

15,5

11,6

13,6

3,4

3,4

12,5

7,1

6,1

4,4

10,0

66,8

65,3

71,0

76,6

85,3

84,8

69,0

80,1

72,7

80,8

73,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

42,2

9,2

4,1

2,8

11,4

17,0

0,9

2,3

9,5

0,5

100,0

Totale

Fatturato

da 1
a 49

Peso %
dell'area

da 50
a 249

250 
e oltre

10,8

10,9

7,5

5,9

7,4

7,2

8,1

7,7

14,1

10,3

9,7

5,2

6,4

4,5

1,6

2,2

1,3

3,3

4,6

4,0

1,1

4,1

84,0

82,6

88,0

92,5

90,4

91,5

88,6

87,6

81,9

88,7

86,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

53,2

7,2

1,8

3,6

14,6

12,0

0,6

1,7

4,6

0,8

100,0

Totale

(1) Dati preliminari

Fonte: elaborazione su dat Reprint, Ice - Politecnico di Milano.
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2012

Tavola 2.14 - Sostegno pubblico all'internazionalizzazione, quadro d'insieme dei servizi promozionali e finanziari
Valori in milioni di euro

2013 2014 2012 2013 2014

21

89

31

79

8.704

Capitali

1.807

455

19

84

51

63

10.937

Capitali

1.101

492

11

-

7

-

380

Valore (7)

1.218

4.600

7

.

14

.

399

Valore  (7)

2.240

5.069

8

-

13

-

390

Valore (7)

2.369

2.530

2012

21

101

21

76

8.520

Capitali

659

391

(1) Fondi spesi eccetto Regioni 2012, vedi nota 4. Per Ice e Mse escluso il contributo degli utenti ai costi, per Cciaa e Regioni inclusi
contributi e incentivi erogati alle imprese per conto di terzi.

(2) Programmi di sostegno gestiti direttamente a favore di associazioni, camere di commercio italiane all'estero, consorzi, enti e isti-
tuti e programma made in Italy.

(3) I dati concernenti il contributo degli utenti ai costi sono stati stimati.
(4) Stime preliminari, parziali nel caso del contributo degli utenti. Per il 2012 fondi stanziati, per il 2013 e 2014 fondi spesi,  equiva-

lenti alla somma di fondi del bilancio regionale, fondi europei e, laddove previsti, contributi privati. 
(5) Fondi e utenti per promozione e formazione. Inclusi utenti esteri. Programma made in Italy conteggiato nella spesa ma non nel

numero utenti.
(6) Imprese partecipanti ad attività promozionali e partecipanti ad attività formative. Una parte dei fondi spesi dalle Cciaa deriva dai

bilanci regionali. Fondi spesi nel 2014 riferiti a 89 Cciaa su 105.
(7) Il valore delle operazioni assistite fa riferimento al valore complessivo finanziato per Cdp, impegnato per Simest.
(8) Numero di operazioni finanziate. Le imprese clienti possono aver stipulato più di un contratto. 
(9) Il dato del capitale impegnato nel 2013  ha subito alcune rettifiche contabili e differisce da quello pubblicato nella precedente

edizione del Rapporto.
(10) L'operatività di Cdp in termini di imprese clienti e valore operazioni assistite è anche contabilizzata nell'operatività di Sace.

Fonte: Ministero dello Sviluppo economico, Regioni, Ice, Unioncamere, Cassa depositi e prestiti, Sace, Simest

2013 2014

172

-

19.578

65.341

22.698

21

440

280

-

20.733

52.586

24.978

6

570

Utenti

Servizi finanziari

Fondi spesi (1) Contributo degli utenti ai costi 

Imprese clienti Nuovi impegni assicurativi Premi lordi

Imprese clienti Capitali propri impegnati Valore operazioni assistite(7)

Ministero dello sviluppo economico (2)(3)

Regioni (4)

Ice (5)

Camere di commercio (6)

Sace

Cassa depositi e prestiti (8)(9)(10)

Simest

163

-

25.301

58.452

23.547

25

344

Servizi promozionali
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