
Industria della life science,
il  Piemonte  apre  una  nuova
fase
Il Piemonte si trova a cavallo tra due aree leader globali
nelle life sciences: il bacino padano con Lombardia ed Emilia,
e il Rhône-Alpes. Si viene così a creare un asse inedito che
potrebbe replicare o addirittura estendere la Biovalley che
già si è sviluppata tra Alsazia, Baden-Guttenberg e l’area di
Basilea.

È  questo  uno  dei  temi  discussi  sulla  base  dello  studio
“L’industria della life science, il futuro del Piemonte?” nel
corso di un evento promosso da Confindustria Piemonte, Ires
Piemonte e UniCredit.

Lo studio parte dai dati globali. Nel mondo sono in fase di
studio 15.000 nuovi farmaci, di cui 7.000 sono già in fase
clinica. Gli investimenti stimati tra il 2019 e il 2024 sono
pari a mille miliardi di dollari. Nel nostro Paese la filiera
delle scienze della vita registra un valore della produzione
di oltre 225 miliardi di euro, un valore aggiunto di 100
miliardi e 1,8 milioni di addetti. Il valore aggiunto totale
(considerando  anche  l’indotto)  corrisponde  al  10%  del  PIL
nazionale.  Analizzando  i  grandi  poli  europei,  la  sola
Biovalley che è oggi l’hot-spot leader in Europa, comprende 40
istituzioni scientifiche, 900 aziende (incluso il 40% delle
più grandi aziende farmaceutiche del mondo), 100.000 studenti
e più di 11 Life Science Parks. A Lione il polo Life science
and  health  dà  lavoro  72.500  persone,  il  12%  di  tutta
l’occupazione locale, con 2.100 stabilimenti con dipendenti e
1.600 studi clinici condotti ogni anno. A Milano, solo lo
Human  Technopole  è  una  realtà  in  grado  di  attrarre  1.500
ricercatori, e si sta sviluppando all’interno di una filiera
della salute che ha generato nel 2018 oltre 25 miliardi di
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euro di valore aggiunto e un indotto di oltre 24 miliardi.

Il  Piemonte  può  invece  contare  oltre  un  quinto  delle  571
imprese censite da Assobiotec, piazzandosi al secondo posto
dopo la Lombardia, mentre è leader nell’incubazione di start-
up, con il 24% del totale nazionale. Il cuore pulsante di
questo ecosistema è il Bioindustry Park Silvano Fumero, oggi
società benefit, creato negli anni’ 90 con una governance
mista pubblica (Finpiemonte, Città Metropolitana di Torino,
Camera  di  Commercio  di  Torino,  Confindustria  Piemonte  e
Confindustria Canavese) e privata. Oltre 27.000 metri quadri
sono adibiti a laboratori, uffici, impianti pilota.

Sono 42 i soggetti insediati tra cui 5 grandi imprese, una
media, 29 piccole, 4 centri di ricerca, 2 associazioni e la
Fondazione ITS Biotecnologie e Nuove Scienze della vita, per
un totale di più di 600 addetti. Uno sviluppo accelerato dal
Polo di innovazione BioPmed, che integra importanti punti di
forza nella ricerca (4 Università, Politecnico di Torino e
centri di ricerca quali Fondazione Edo ed Elvo Tempia, Centro
di Biotecnologie Molecolare MBC, INRIM Istituto nazionale di
ricerca metrologica, Istituto zooprofilattico sperimentale del
Piemonte e della Valle d’Aosta), multinazionali del farmaco di
importanza internazionale quali Bracco Imaging,  Merck Serono-
RBM,  AAA  –  Advanced  Accelerator  Applications  a  Novartis
Company, insieme a piccole medie imprese che hanno saputo
attingere  a  fondi  di  venture  capital.  A  questa  realtà
consolidata,  si  affiancherà  il  Parco  della  Salute,  della
Ricerca e dell’Innovazione di Torino in grado di generare
ulteriori  sinergie  fra  sanità,  ricerca,  didattica,
imprenditoria e residenzialità. L’obiettivo è ospitare più di
500  ricercatori,  costituendo  un’adeguata  massa  critica  per
sostenere la competizione internazionale nella filiera della
salute, e accelerare il trasferimento tecnologico.

“Il Piemonte si sta muovendo nella giusta direzione, forte
della sinergia fruttuosa tra pubblico e privato, tra centri di
formazione  e  ricerca  avviata  nell’ultimo  ventennio.  Penso



all’importanza  che  ha  avuto  per  il  Bioindustry  Park  la
presenza tra i soci fondatori del Gruppo Bracco, una delle
realtà italiane più importanti nel settore e che, insieme a
Merck, è stata propulsore grazie all’investimento costante in
ricerca e innovazione e a interlocutori pubblici attenti a
valorizzare l’opportunità. Oggi il Bioindustry Park può essere
modello  per  lo  sviluppo  di  un  distretto  con  vision
internazionale e attrattivo per le molte aziende interessate a
investire nel comparto. Con un occhio di riguardo, sempre,
allo  sviluppo  della  ricerca,  che  è  alla  base  di  ogni
ideazione, e alla capacità di fare rete anche trasversale con
settori  diversificati”  spiega  Fiorella  Altruda,  presidente
Bioindustry Park.

“Confindustria  Piemonte  ha  inserito  il  settore  della  Life
Science fra i 10 obiettivi verticali, 10 settori produttivi,
10 eccellenze sui quali puntare per il futuro della nostra
economia, con il Piano Industriale del Piemonte, grazie agli
investimenti che saranno resi possibili attraverso le risorse
del PNRR e della prossima programmazione europee. Quello di
oggi è un ulteriore confronto per la messa a terra delle
risorse  e  permettere  alle  nostre  Imprenditrici,  ai  nostri
Imprenditori  e  ai  nostri  concittadini  di  cogliere  le
opportunità offerte dal PNRR e dai Fondi Strutturali per una
nuova  visione  del  futuro  con,  al  centro,  il  lavoro  e  la
ricostruzione della ricchezza, non solo economica ma anche
sociale e culturale” ha sottolineato Marco Gay,  presidente di
Confindustria Piemonte.

“La natura senza precedenti della pandemia da Covid-19 ha
dimostrato  ancora  una  volta  l’importanza  di  investire  in
ricerca e nell’innovazione, in tutti i settori dell’economia
e,  in  particolare,  in  Life  Science,  dove  le  aziende
biotecnologiche, farmaceutiche e di dispositivi medici sono
state  fondamentali  per  contenere  e  risolvere  la  crisi
sanitaria. L’innovazione è per UniCredit una priorità e oggi
più che mai, deve parlare un linguaggio globale. Con UniCredit



Start  Lab  favoriamo  le  connessioni  tra  le  start-up  e  le
controparti sia industriali che finanziarie. In Italia, negli
ultimi  anni,  abbiamo  messo  in  contatto  le  start-up  più
promettenti  con  oltre  700  aziende  e  800  investitori”  ha
spiegato Giusy Stanziola, del Start Lab & Development Programs
di UniCredit.

Tornando ai dati dello studio, oggi il settore piemontese del
farmaco in senso stretto, pesa in termini di imprese attive
per  il  5,71%  sul  totale  nazionale,  e  circa  l’8,8%,
comprendendo  anche  i  dispositivi  biomedicali  e  il  7%  sul
totale dei servizi. In termini di addetti vale il 4,5% per il
segmento manifatturiero e il 9,4% per quello dei servizi. Per
quanto attiene alla produzione dei farmaci il Piemonte vale
invece l’1% in termini di occupati e fatturato, e il 2,2%
dell’export, pari a quasi un miliardo nel 2021.

In Piemonte ci sono 39 aziende in questo settore, e circa
tremila  sono  gli  occupati.  La  crescita  del  fatturato  è
costante a ritmi del 30% negli ultimi cinque anni, e del
valore aggiunto (+36%). Ancora meglio la redditività, con un
costo per addetto che è passato da 57.813 euro nel 2016 a
64.9992 euro, a fronte di ricavi pro-capite per lavoratore
saliti da 331.987 a 401.091 euro.

La Lombardia genera 14,4 miliardi di ricavi dalle vendite, il
Piemonte è staccato ad appena 801 milioni. Il comparto delle
apparecchiature  elettromedicali  ed  elettroterapeutiche
registra un export di 800 milioni, di cui il Piemonte detiene
una  quota  del  10%.  Le  vendite  equivalgono  a  160  milioni,
raddoppiate rispetto al 2016.

Lungo tutta la filiera Life Science, decisivo è infine il
ruolo del capitale umano. Secondo lo studio va sviluppata la
formazione del medico ricercatore, per cui in Italia manca il
sostegno  e  il  coordinamento  delle  piccole  esperienze
frammentarie in corso. Nell’ambito dei corsi di laurea in
biotecnologie  e  medicina  sono  da  potenziare  percorsi  di



formazione  alla  ricerca,  integrati  con  i  programmi  di
specializzazione e di dottorato, per consentire a studenti di
alto  potenziale  l’avvio  di  una  carriera  nel  campo  della
ricerca. Serve poi lo sviluppo dei dottorati industriali per
favorire il trasferimento tecnologico, coinvolgendo le imprese
del settore Life Science. Fondamentale sarà anche avviare con
il sistema privato un tavolo di confronto, e Confindustria
Piemonte ha ribadito l’impegno a fornire il suo contributo
come interlocutore intermedio.

 

Usura:  “Rafforzare
l’Osservatorio  e  finanziare
la legge”
Incrementare  le  funzioni  dell’Osservatorio  e  finanziare  la
legge  regionale  contro  l’usura.  Queste,  in  sintesi,  le
proposte dei consiglieri delegati dall’Udp, Gianluca Gavazza e
Giorgio Bertola, nel corso della riunione dell’Osservatorio
regionale  sui  fenomeni  di  usura  estorsione  e
sovraindebitamento,  tenutasi  questa  mattina.

Del  resto,  anche  in  Piemonte,  dopo  il  Covid  aumentano  le
famiglie in difficoltà economica: a livello nazionale sono
ormai quasi il 60 per cento quelle che faticano ad arrivare a
fine  mese,  mentre  prima  del  lockdown  erano  il  46%,  come
rivelato da un’indagine Doxa commissionata dall’Ania, citata
durante i lavori.

Dalla  ricerca  emerge  anche  che  le  famiglie  con  migliore
formazione finanziaria sono quelle che riescono ad affrontare
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meglio una spesa improvvisa.

Dati  che  sottolineano  la  crisi  economica  ed  evidenziano
l’urgenza di contrastare le situazioni che possono favorire la
ricerca di risorse economiche – per pagare debiti e pendenze
varie – nella direzione sbagliata, con il rischio di cadere
nella trappola dell’usura. Senza dimenticare che le imprese e
le  aziende  stanno  vivendo  momenti  finanziariamente  molto
difficili.

Secondo Gavazza, “è il momento di ripartire con le attività
dell’Osservatorio  per  accompagnare  la  ripresa  dell’economia
dopo  la  pandemia.  Bisogna  fare  quadrato  con  le  Forze
dell’ordine affinché i cittadini percepiscano di non essere
‘soli’, siano essi già vittime o lo stiano per diventare.  Va
intrapreso un percorso informativo capillare soprattutto verso
i  piccoli  imprenditori  che  sono  riusciti  a  resistere
nonostante il lockdown e che oggi sono i soggetti più esposti.
L’Osservatorio,  oltre  alla  necessaria  formazione,  può
indicare, attraverso le associazioni che lo costituiscono, la
strada per un aiuto economico lecito. Le fondazioni antiusura
e gli altri enti offrono un aiuto concreto avvalendosi del
quadro normativo regionale e nazionale, rappresentando così un
vero e proprio riferimento per gli imprenditori, oggi più che
mai, in balìa di un mare in burrasca.”.

“Viviamo in tempi difficili – ha osservato Bertola -. Usando
la  metafora  dell’esperto  in  materia  di  sovraindebitamento,
Antonio  Cajelli,  in  questo  momento  è  come  se  stessimo
passeggiando sulla spiaggia dopo che si è ritirato il mare:
ancora non ci rendiamo conto dell’ondata che deve arrivare, ma
è bene stare in allerta e muoversi per tempo per affrontare
l’imminente tsunami economico. Per questo bisogna fare delle
riflessioni importanti sulla legge regionale 8 del 2017 contro
usura, estorsione e sovra indebitamento, non solo perché venga
adeguatamente finanziata, come da me richiesto al presidente
Cirio grazie al supporto di tutto l’Ufficio di presidenza, ma
dobbiamo  riflettere  anche  sui  provvedimenti  attuativi,



affinché la legge abbia un impatto effettivo per la vita dei
piemontesi. Sarà questo il mio spunto di lavoro per i prossimi
mesi come delegato presidente dell’Osservatorio Usura”.

ANGA  –  Giovani  di
Confagricoltura  Torino:
Alessandro  Moschietto
riconfermato presidente
Alessandro  Moschietto,  30  anni,  perito  agrario  giovane
imprenditore di Coazze (To) è stato confermato alla guida
della sezione Anga (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori
di  Confagricoltura)  di  Torino.  L’assemblea  elettiva  si  è
svolta ieri pomeriggio (lunedì 4 maggio), via web.

Moschietto  conduce  un’azienda  agricola  di  allevamento  in
montagna, tra Giaveno e Coazze, nella Val Sangone, dove ha da
poco inaugurato un nuovo punto vendita delle carni macellate
di propria produzione. In un territorio tipicamente alpino, il
giovane  imprenditore  ha  avviato  l’attività  nel  2008:  le
coltivazioni aziendali spaziano dai prati irrigui, castagneti
ed estese faggete nella parte più bassa del territorio, a cui
seguono ampi pascoli, fino a giungere alle creste rocciose
delle montagne. La sua agrimacelleria è stata insignita del
riconoscimento di Maestro del Gusto dalla camera di Commercio
di Torino.

Affiancano Alessandro Moschietto, nel rinnovato consiglio dei
giovani dell’Anga di Torino, in rappresentanza dei circa 160
giovani agricoltori che si riconoscono nell’associazione, Sara
Chialva  di  Pancalieri,  titolare  dell’azienda  agricola
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Chialvamenta,  Fabrizio  Appendino  di  Carmagnola,  i  fratelli
Lucia Vittoria e Sebastiano Borra di Albiano d’Ivrea e Davide
Bardo di Rivalta di Torino.

Il  7  maggio  prossimo,  sempre  via  web,  il  nuovo  direttivo
torinese  parteciperà  al  consiglio  nazionale  dell’Anga
presieduto  da  Francesco  Mastrandrea,  in  collegamento  da
Messina.

Confartigianato  Piemonte,
Felici: “Appello a Cirio, non
si  dimentichi  degli
artigiani”
Presidente Cirio, non si dimentichi degli artigiani e delle
micro e piccole imprese: bene la richiesta al Governo dello
stato di crisi ma servono misure straordinarie di sostegno non
solo  per  turismo  e  commercio  bensì  anche  per  il  comparto
dell’artigianato  che  rischia  di  non  risollevarsi  più  dopo
questa ennesima batosta.

Così dichiara Giorgio Felici, presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte, lanciando un appello al Presidente della
Regione Alberto Cirio che oggi sarà a Roma. 

“Presto avremo un bilancio preciso delle gravi conseguenze
dell’emergenza  Coronavirus  sulle  nostre  imprese  –  prosegue
Felici – alcune nostre attività, in particolare quelle che si
svolgono a stretto contatto con le persone, come quelle di
estetica ed acconciatura, stanno registrando un calo superiore
al 50% del fatturato.
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Per l’autotrasporto, settore già duramente provato, è ancora
peggio: qui registriamo un calo del 70%, legato al fatto che
molti autotrasportatori lavorano con la Lombardia e quindi
sono bloccati.

Inoltre  le  imprese  della  subfornitura  che  hanno  rapporti
commerciali  con  la  Cina  non  riescono  più  ad  avere
approvvigionamenti, con il conseguente calo della produzione
ed il ricorso alla sospensione dall’attività lavorativa.

Siamo  consapevoli  che  la  salute  pubblica  rappresenta  la
priorità  ma  anche  le  nostre  imprese  sono  vittima  del
Coronavirus e necessitano di aiuto. Non abbiamo la pretesa di
giudicare nel merito le misure emergenziali adottate ma non
vogliamo pagarne il prezzo”. 

Tommaso  Visca  confermato
presidente di Confagricoltura
Torino
Il consiglio direttivo di Confagricoltura Torino che si è
riunito  ieri  sera  ha  confermato  alla  presidenza  per  il
prossimo triennio l’imprenditore di Carmagnola Tommaso Visca,
che ha già guidato l’organizzazione dal 2018 a oggi.

Allevatore  zootecnico,  titolare  con  il  fratello  di  un
allevamento biologico di vacche da latte, Tommaso Visca, 41
anni,  è  anche  presidente  di  Lait  Service,  cooperativa  di
allevatori di bovini da latte che opera come primo acquirente.

Nel suo mandato sarà affiancato dai vicepresidenti Riccardo
Ferrero (vicario), Gianluigi Orsolani e Guido Oitana.
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Completano il comitato di presidenza Franco Chialva, Cristina
Donalisio, Paolo Dentis, Piero Galleano, Sergio Tos e Vittorio
Viora.

Sergio Tos è stato nominato presidente zonale per il Canavese;
Marco Peverengo presidente zonale per il Pinerolese.

 

Licenziamenti,  con  il  Jobs
act  non  aumentano  i  rischi
per i lavoratori
L’equazione tutele crescenti – licenziamento agevole appare
infondata. È quanto emerge dallo studio “I contratti a tempo
indeterminato  prima  e  dopo  il  Jobs  act”,  elaborato
dall’Osservatorio  Statistico  dei  Consulenti  del  Lavoro
utilizzando i microdati CICO (Campione Integrato Comunicazioni
Obbligatorie).

Secondo  i  dati  raccolti,  dunque,  il  contratto  “a  tutele
crescenti”  non  presenta  maggiore  rischio  di  licenziamento
rispetto a quello soggetto al regime dell’art. 18, tant’è che,
a 39 mesi dall’assunzione, risulta licenziato il 21,3% dei
dipendenti assunti nel 2015 con il nuovo regime a fronte del
22,6% dei neoassunti con contratto tradizionale nel 2014.

Il contratto a tutele crescenti, inoltre, “sopravvive” di più
rispetto  a  quello  tradizionale:  sempre  a  39  mesi
dall’assunzione, il 39,3% dei contratti stipulati nel 2015
continuano  ad  essere  attivi  contro  il  33,4%  di  quelli
sottoscritti  in  regime  di  articolo  18.
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Se si guarda, poi, alle motivazioni dei licenziamenti, quelli
per motivo economico restano la principale causa di recesso (a
39 mesi dall’assunzione risulta licenziato per tale motivo il
18,5% dei neoassunti con contratto a tutele crescenti contro
il 20,6% degli assunti con contratto a tempo indeterminato
tradizionale) mentre il licenziamento disciplinare continua a
interessare una quota marginale di neoassunti con le tutele
crescenti (2,8% contro 2,1%).

L’analisi è stata condotta confrontando gli esiti
occupazionali dei contratti a tempo indeterminato stipulati a
partire dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del regime
a tutele crescenti, con gli avviamenti effettuati tra il 2011
e il 2014 e, dunque, soggetti all’art. 18 dello Statuto dei
lavoratori, per un periodo pari a 39 mesi dall’attivazione ed
escludendo  i  contratti  a  tutele  crescenti  che  hanno
beneficiato dell’esonero contributivo triennale previsto dalla
L. n. 190/2014 che, come è noto, ha avuto un impatto
estremamente  significativo  sulle  nuove  assunzioni.

La tenuta di questa tipologia di contratti, infatti, è
maggiore rispetto a quella dei contratti a tutele crescenti
che  non  godono  dell’agevolazione.  Considerando  anche
l’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza
n. 194/2018 ha abrogato il rigido meccanismo di calcolo delle
indennita.̀

Consumi:  stop  a  cibi  falsi
raccolte  1,1  mln  firme  in
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Europa
E’ stato raggiunto lo storico obiettivo della raccolta di 1,1
milioni  di  firme  di  cittadini  europei  per  chiedere  alla
Commissione Ue di estendere l’obbligo di indicare l’origine in
etichetta a tutti gli alimenti con la petizione europea “Eat
original! Unmask your food” (Mangia originale, smaschera il
tuo  cibo)  promossa  dalla  Coldiretti  assieme  ad  altre
organizzazioni  europee.

Al  recente  Forum  Internazionale  dell’Agricoltura  e
dell’Alimentazione di Cernobbio il presidente della Coldiretti
Ettore  Prandini  ha  consegnato  al  Presidente  del  Consiglio
Giuseppe  Conte  un  “maxi  assegno”  simbolo  dello  storico
traguardo  dall’iniziativa  dei  cittadini  europei  (Ice)
autorizzata  dalla  stessa  Commissione  europea.

Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino, informa:
«In  l’Italia  è  stato  raccolto  l’85%  delle  firme:  hanno
contributo cittadini e rappresentanti delle istituzioni della
politica,  dello  sport,  della  ricerca,  della  cultura  per
obbligare  la  Commissione  ad  assicurare  la  trasparenza
dell’informazione  sui  cibi  in  tutta  l’Unione  Europea  dove
rischiano  di  entrare  in  vigore  nell’aprile  2020  norme
fortemente  ingannevoli  per  i  consumatori.

In  provincia  di  Torino  la  Coldiretti  ha  raccolto  20mila
firme». Fabrizio Galliati, aggiunge: «Un vero e proprio fronte
per la trasparenza che, forte del milione di firme raccolto in
tutti i Paesi, non può essere più ignorato da una Ue che ha
avuto  sinora  un  atteggiamento  incerto  e  contradditorio,
obbligando a indicare l’origine in etichetta per le uova ma
non per gli ovoprodotti, per la carne fresca ma non per i
salumi,  per  la  frutta  fresca  ma  non  per  i  succhi  e  le
marmellate, per il miele ma non per lo zucchero.

Nello  specifico  l’iniziativa  dei  cittadini  si  prefigge  di
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rendere obbligatoria l’indicazione del paese di origine per
tutti  gli  alimenti  trasformati  e  non  trasformati  in
circolazione nell’Ue, senza deroghe per i marchi registrati e
le indicazioni geografiche e per quanto attiene agli alimenti
trasformati,  l’etichettatura  di  origine  deve  essere  resa
obbligatoria  per  gli  ingredienti  principali  se  hanno
un’origine  diversa  dal  prodotto  finale.

La petizione chiede infine di migliorare la coerenza delle
etichette,  inserendo  informazioni  comuni  nell’intera  Unione
circa la produzione e i metodi di trasformazione, al fine di
garantire  la  trasparenza  in  tutta  la  catena  alimentare.
L’obbligo di indicare l’origine è una battaglia storica della
Coldiretti che, con la raccolta di un milione di firme alla
legge  di  iniziativa  popolare,  ha  portato  all’approvazione
della legge 204 del 3 agosto 2004».

Michele  Mellano,  direttore  Coldiretti  Torino,  aggiunge:
«L’Italia è, infatti, all’avanguardia in Europa proprio grazie
al  pressing  della  Coldiretti  che  ha  fatto  scattare  anche
l’obbligo  di  indicare  in  etichetta  l’origine  per  pelati,
polpe, concentrato e degli altri derivati del pomodoro grazie
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 47 del 26 febbraio
2018, del decreto interministeriale per l’origine obbligatoria
sui prodotti come conserve e salse, oltre al concentrato e ai
sughi, che siano composti almeno per il 50% da derivati del
pomodoro. Il 13 febbraio 2018 era entrato in vigore l’obbligo
di indicare in etichetta l’origine del grano per la pasta e
del  riso,  ma  prima  c’erano  stati  già  diversi  traguardi
raggiunti: il 19 aprile 2017 è scattato l’obbligo di indicare
il Paese di mungitura per latte e derivati dopo che il 7
giugno 2005 era entrato già in vigore per il latte fresco e il
17 ottobre 2005 l’obbligo di etichetta per il pollo Made in
Italy mentre, a partire dal 1° gennaio 2008, vigeva l’obbligo
di etichettatura di origine per la passata di pomodoro».

Michele  Mellano  chiude  così:  «A  livello  comunitario  il
percorso di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo



l’emergenza mucca pazza nel 2002, mentre dal 2003 è d’obbligo
indicare  varietà,  qualità  e  provenienza  nell’ortofrutta
fresca.  Dal  primo  gennaio  2004  c’è  il  codice  di
identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto
2004, l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine
in  cui  il  miele  è  stato  raccolto,  mentre  la  Commissione
Europea  ha  recentemente  specificato  che  l’indicazione
dell’origine  è  obbligatoria  anche  su  funghi  e  tartufi
spontanei».

CCIAA:  Il  territorio  di
Alessandria  e  Asti:  boom
dell’export  nel  1°  semestre
2021
Con la riforma del sistema camerale, a quasi un anno dalla
nascita della nuova Camera di commercio di Alessandria – Asti,
sono numerose le iniziative e i progetti avviati sui territori
delle due province. 

La nuova Camera di commercio alla data del 30 giugno 2021
conta oltre 65.000 aziende iscritte al Registro delle Imprese,
il 15,2% del tessuto imprenditoriale regionale e l’1,07% di
quello  nazionale.  Il  tessuto  imprenditoriale  assorbe  oltre
171.000 lavoratori di cui 48.000 in qualità di collaboratore
familiare e 123.000 in qualità di addetti subordinati. 

La struttura aziendale è molto parcellizzata, con il 70,6%
delle aziende che ha al massimo un addetto, il 29% che si
colloca nella fascia da 2 a 49 addetti e soltanto lo 0,5% che
ha da 50 addetti in su.
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Il “peso” della componente di piccole e medie imprese è molto
importante, non solo in Italia, ma anche all’interno dello
scenario economico e produttivo internazionale. Emerge infatti
che  nell’area  dell’OCSE  (37  Paesi  distribuiti  in  vari
continenti),  le  PMI  sono  i  principali  motori  della
produttività in molte aree e regioni e rappresentano circa il
60% dell’occupazione complessiva e tra il 50% e il 60% del
valore aggiunto prodotto.

Se da un lato la struttura imprenditoriale medio piccola ha
dimostrato  una  maggiore  capacità  di  adattamento  e  di
flessibilità nel lungo periodo di crisi congiunturale che ha
caratterizzato l’economia del nostro Paese, dall’altro lato la
dimensione medio-piccola può essere un fattore di debolezza in
quanto  le  imprese  hanno  minore  capacità  di  controllo  dei
mercati, sono più vulnerabili ai processi evolutivi in atto,
hanno  più  difficoltà  ad  attuare  significativi  processi  di
innovazione e a raggiungere volumi produttivi sufficienti a
coprire la domanda internazionale.

Sotto il profilo settoriale emerge la seguente distribuzione
imprenditoriale:

                             Fonte: Elaborazione Camera di
commercio di Alessandria-Asti su dati Infocamere

Le imprese che operano nel settore agricolo sono poco più di
13.300  e  rappresentano  circa  il  20%  del  totale,  quasi  il
doppio  rispetto  alla  media  regionale  e  nazionale  che  si
attesta intorno al 12%. La vitivinicoltura è il settore più
rilevante con circa 4.800 imprese e impiega circa il 38% dei
lavoratori complessivi del comparto.



A seguito dell’aggregazione, il territorio di competenza della
Camera di commercio di Alessandria-Asti comprende il 59% della
superficie vitata e della produzione di vino del Piemonte
(superando la provincia di Cuneo). La superficie coltivata a
vite delle due province, con riferimento all’anno 2020, è pari
a  24.710  ettari.  La  produzione  totale  di  uva  supera  i  2
milioni 100 mila quintali, corrispondenti a una produzione
vinicola di oltre 1 milione e 500 mila ettolitri, il 59% della
produzione piemontese. 

 Ciò che caratterizza in particolare il distretto aggregato è
l’elevata  qualità,  con  oltre  il  76%  della  produzione
rappresentata da vini DOC e DOCG. Sono 10 le DOCG e 20 le Doc
dell’area che spaziano dalla Barbera al Gavi, dal Grignolino
al Cortese, dal Moscato alla Freisa e che fanno della Camera
di commercio di Alessandria-Asti la prima in Italia in tema di
vitivinicoltura.

Produzione vitivinicola Alessandria – Asti annata 2020

  
Vini DOC
e DOCG

Vini da tavola totale

Superficie (ha) 21.012 3.698 24.710

Produzione uve (q) 1.620.920 507.144 2.128.064

Produzione vinicola (hl) 1.151.726 363.576 1.515.302
Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Alessandria-Asti su
dati Istat e Regione Piemonte – anagrafe unica delle aziende
agricole

La vitivinicoltura caratterizza le due province non soltanto
sul piano economico, ma anche sotto il profilo della cultura,
delle tradizioni e della caratterizzazione del paesaggio. Nel
2014 l’area del Monferrato (che si sviluppa tra Alessandria e
Asti), con le Langhe ed il Roero, è entrata a far parte della
World Heritage List Unesco. Il riconoscimento al “Paesaggio
vitivinicolo  del  Piemonte:  Langhe-Roero  e  Monferrato”  ha
inteso tutelare l’insieme geografico-sociale e culturale di



una  zona  tra  le  più  integre  d’Italia,  dove  da  secoli  il
territorio viene plasmato dall’uomo e dalla coltivazione della
vite. 

Il valore aggiunto prodotto dal settore agricolo nel 2018
(ultimo  dato  disponibile),  pari  424,2  milioni  di  euro,
rappresenta  soltanto  il  2,6%  del  totale  e  risulta
particolarmente  contenuto  se  rapportato  al  fatto  che  le
imprese agricole costituiscono un quinto dell’intero sistema
imprenditoriale.  Le  motivazioni  sono  differenti.  La
redditività  in  agricoltura  è  condizionata  da  molteplici
fattori che spesso sfuggono al controllo degli imprenditori.
Il  mercato  è  instabile  e  i  prezzi  dei  prodotti  non  sono
sufficientemente remunerativi poiché risentono degli effetti
della globalizzazione, della forte concorrenza di vecchi e
nuovi  esportatori,  dell’evoluzione  dei  consumi,  delle
sperequazioni  all’interno  della  filiera  (cresce  il  potere
contrattuale  della  catena  distributiva  a  scapito  della
componente agricola e di quella della trasformazione). Anche i
cambiamenti climatici hanno effetti rilevanti in tal senso.  

Il settore agroalimentare ed enologico riveste un ruolo di
primo piano, non solo in ambito agricolo, ma anche in quello
manifatturiero. Sono oltre 850 le imprese dell’agroindustria a
cui  si  aggiungono,  ragionando  in  termini  di  filiera,  le
imprese  del  comparto  dell’enomeccanica  e  quelle  di
installazione e manutenzione macchine, per un totale di 1.700
aziende e oltre 12.000 addetti. Va ricordato che in provincia
di Asti, nell’area a Sud di Asti, si è sviluppato, a partire
dagli  anni  ’60,  il  distretto  industriale  dell’enomeccanica
specializzato nella produzione di macchinari e attrezzature in
grado di supportare ogni fase della produzione vitivinicola:
dai  macchinari  per  l’agricoltura  alle  linee  di
imbottigliamento,  dalle  etichettatrici  agli  imballaggi.

Il valore aggiunto prodotto dall’industria in senso stretto
per l’anno 2018 (ultimo dato disponibile) ha raggiunto 3.748
milioni di euro, corrispondenti al 23,2% del valore aggiunto



totale.

Il settore turistico è un comparto che nel corso dagli anni ha
registrato dati in costante crescita. Purtroppo il settore è
stato fortemente penalizzato dalla pandemia, ma il periodo
estivo ha dimostrato buone capacità di ripresa, con il ritorno
di numerosi turisti stranieri interessati a vacanze all’aria
aperta,  lontano  dalle  mete  troppo  affollate.  Le  imprese
turistiche sono 4.300, più del 90% riferite ad attività di
ristorazione. Grazie all’impegno degli operatori nella ricerca
della  qualità  attraverso  l’utilizzo  di  materie  prime
eccellenti e la valorizzazione delle antiche ricette della
tradizione piemontese, il territorio è diventato un punto di
richiamo per gourmet e appassionati del buon bere e della
buona cucina. 

Il valore aggiunto prodotto dai settori commercio e turismo
ammonta a 4.024,2 milioni di euro e rappresenta il 25% del
totale territoriale.

Il commercio con l’estero

Dai dati appena resi disponibili dall’lstat, il valore delle
esportazioni  nel  1°  semestre  2021  con  riferimento  al
territorio aggregato di Alessandria e di Asti ha sfiorato i
4.625 milioni di euro, a fronte di importazioni per 2.514
milioni di euro. Il saldo della bilancia commerciale risulta
pertanto positivo per 2.111 milioni di euro, registrando un
incremento di 467 milioni di euro rispetto ai primi sei mesi
del 2020.

Nel 1° semestre, nonostante i problemi collegati alla terza
ondata  epidemiologica,  il  commercio  con  l’estero  delle
province di Alessandria e Asti ha evidenziato un trend in
forte  crescita  registrando  un  aumento  rispetto  all’analogo
periodo dell’anno precedente del 32,5% per le esportazioni e
del 36% con riferimento alle importazioni. Guardando ai dati
delle singole province l’export astigiano è cresciuto del 44%,



mentre  quello  alessandrino  si  è  attestato  a  +  26,6%.  I
risultati conseguiti da Asti e Alessandria, per quanto siano
ancora leggermente inferiori ai volumi delle transazioni del
periodo pre-Covid, sono superiori alla media regionale che si
attesta intorno a un +30% sia per l’import che per l’export e
alla media nazionale (+24%).

ALESSANDRIA
ASTI 

PIEMONTE ITALIA 

IMPORTAZIONI (in milioni di
euro) 

2.514 17.158 221.398

Variazione % rispetto al 1°
sem. 2020 

+36,1% +30% +24,1%

ESPORTAZIONI (in milioni di
euro) 

4.625 24.035 250.099

Variazione % rispetto al 1°
sem.2020

+32,5% +29,5 +24,2%

Saldo BILANCIA COMMERCIALE
(in milioni di euro)

+2.111 +6.877 +28.701

     Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Alessandria-
Asti su dati Istat

Pressoché tutti i settori hanno evidenziato dati in sensibile
crescita.  Il  volume  di  vendite  oltre  confine  di  vino  e
distillati  si  è  attestato  a  377,5  milioni  di  euro,  con
un’incidenza dell’8% sul totale dell’export delle due province
e una variazione del +24% rispetto al primo semestre 2020. Gli
Stati Uniti sono il partner commerciale più importante: nei
primi  6  mesi  dell’anno  hanno  acquistato  dalle  aziende
astigiane  e  alessandrine  prodotti  alcolici  per  oltre  113
milioni  di  euro,  con  un  incremento  del  67%  rispetto  allo
stesso periodo 2020. Seguono, in ordine per volume d’affari,
la Germania (55 milioni di euro, +13%), la Francia (18 milioni
di euro, -18%), il Regno Unito (16 milioni di euro, –21%), il
Belgio (13 milioni di euro, -19%), la Svezia (10 milioni di
euro, +42%), la Polonia, la Danimarca e la Svizzera con oltre



9 milioni di euro e acquisti in crescita rispettivamente del
61%, 52% e 15%. Tra i Paesi che, pur con volumi più ridotti,
hanno visto crescere sensibilmente la domanda di vino abbiamo
la Croazia (+265%), la Lituania (+198%), gli Emirati Arabi
(+193%), la Romania (+147%), la Corea del Sud (+112%) e la
Cina (+69%).

Guardando  agli  altri  prodotti,  risultano  particolarmente
richiesti all’estero i macchinari e le apparecchiature, tra
cui quelli dell’enomeccanica, che, con vendite per 727 milioni
di euro incidono per il 16% sull’export totale segnando un
incremento  del  42%  rispetto  al  2020,  l’oreficeria  con  un
volume di export intorno ai 700 milioni di euro, pari al 15,1%
del totale e con un incremento del 36% sull’anno precedente, i
prodotti chimici (630 milioni, +16%), i prodotti metallurgici
(554 milioni, + +60%), mezzi di trasporto, parti e accessori
per  autoveicoli  (538  milioni,  +47%),  articoli  in  gomma  e
materie plastiche (352 milioni, +20%).

Commercio  con  l’estero  –  Confronto  prodotti  esportati  1°
semestre 2021/2020

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Alessandria-Asti su
dati Istat

Analizzando la destinazione dei prodotti, l’Europa, con 2.927
milioni  di  euro,  assorbe  più  del  63%  dell’export  delle



province di Asti e Alessandria, confermandosi quale principale
bacino di riferimento. In ambito europeo i principali partner
commerciali sono la Germania (558,6 milioni di euro, +33%), la
Francia (555 milioni, +119%), l’Irlanda (259 milioni, +177%),
la  Spagna  (201  milioni,  +108%),  la  Turchia  (164  milioni,
+110%), il Regno Unito (129 milioni, +80), la Polonia (126
milioni, +132%) e la Svizzera (122 milioni, +93%).

Il mercato americano ha acquistato beni per 1 miliardo 26
milioni di euro, di cui 434 milioni assorbiti dagli Stati
Uniti,  373  dal  Brasile  e  116  dal  Messico.  Nel  continente
asiatico sono stati esportati prodotti per 549 milioni di
euro, il 29% in più rispetto allo stesso periodo 2020. I
principali  Paesi  partner  in  Oriente  sono  la  Cina  che  ha
acquistato prodotti per 131 milioni di euro (+137%), Hong Kong
(130 milioni, +158%), l’India (62 milioni, +172%), il Giappone
(56 milioni, +75%).

L’export verso l’Africa ammonta a 98 milioni di euro (+16,6%).
In Oceania sono state vendute merci per 25 milioni di euro,
che  rappresentano  soltanto  lo  0,5%  del  totale,  con  una
contrazione del 5% rispetto all’anno precedente.

Commercio con l’estero: i principali Paesi di destinazione

            Fonte: Elaborazione Camera di commercio di
Alessandria-Asti su dati Istat



 

Torino. Coronavirus, rinviati
i concorsi pubblici
Il Comune di Torino in considerazione del persistere della
situazione  di  incertezza  determinata  dall’emergenza
epidemiologica da “COVID-2019” ha rinviato le prove relative
ai  concorsi  per  Istruttore  Amministrativo  e  Dirigente
amministrativo,  previste  nel  mese  di  marzo.

Le domande di ammissione alle prove pervenute al Comune di
Torino provengono da tutta Italia.

La decisione dei rinvii è stata presa per adeguare i livelli
di  sicurezza  e  prevenzione  a  salvaguardia  della  salute
pubblica  definiti  da  direttive  nazionali  e  regionali  e,
inoltre, per non precludere la possibilità di partecipare alle
prove  ai  candidati  che  risiedono  nella  zone  maggiormente
interessate dall’epidemia coronavirus.

Le prove per il Concorso per la copertura di 100 posti da
Istruttore  Amministrativo  Cat.  C1  (SP  03/19),  dove  sono
pervenute 14.455 domande, sono state rinviate al 9, 10, 11
giugno  2020  al  Palazzo  dello  sport  Gianni  Asti  (ex
PalaRuffini) in via Viale Leonardo Bistolfi 10, Torino.

Le prove per il Concorso per la copertura di 12 posti da
Dirigente-Area amministrativa (SP 04/19), dove sono pervenute
1.070 domande, sono state rinviate al 18 giugno 2020 ore 9.00
al Palazzo dello sport Gianni Asti (ex PalaRuffini) in via
Viale Leonardo Bistolfi 10, Torino.
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Inoltre, i colloqui per la Selezione per la copertura di 35
posti di Insegnanti Scuola materna (SP 02/19) sono rinviati a
partire dal 16 marzo a Palazzo Civico.

Unioncamere  Piemonte:  Frena
nel  IV  trimestre  2020  il
crollo  della  produzione
industriale
Nell’ambito  della  consueta  collaborazione  tra  Unioncamere
Piemonte,  Intesa  Sanpaolo  e  UniCredit  per  il  monitoraggio
della congiuntura economica piemontese, Unioncamere Piemonte
diffonde  oggi  i  dati  della  197ª  “Indagine  congiunturale
sull’industria  manifatturiera”  realizzata  in  collaborazione
con gli Uffici studi delle Camere di commercio provinciali. La
rilevazione è stata condotta nei mesi di gennaio e febbraio
con riferimento ai dati del periodo ottobre-dicembre 2020 e ha
coinvolto 1.843 imprese industriali piemontesi, per un numero
complessivo di 96.497 addetti e un valore pari a circa 54,1
miliardi di euro di fatturato.

 

Il 2020 è stato indubbiamente un anno molto difficile per
l’industria manifatturiera della nostra regione. Già il 2018
aveva visto, nella seconda parte dell’anno, un rallentamento
dei ritmi produttivi. Il 2019 aveva confermato la tendenza al
ribasso del sistema industriale piemontese. La pandemia e le
conseguenti  misure  restrittive  introdotte  per  il  suo
contenimento  hanno  ulteriormente  peggiorato  il  quadro  nel
2020. Al calo produttivo del 5,7% registrato nel I trimestre
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dell’anno hanno fatto seguito le flessioni del -15,3% e -2,4%
del II e del III trimestre 2020. Il IV trimestre si è chiuso
con un dato moderatamente incoraggiante: il crollo produttivo
generato dalla crisi pandemica si è fermato. La produzione
industriale ha manifestato una stabilità rispetto all’analogo
periodo del 2019 (0,0%).

 

La  contrazione  media  della  produzione  manifatturiera  per
l’intero  2020  è  stata  pari  al  5,9%,  inevitabilmente  più
intensa rispetto alla flessione dello 0,5% registrata nella
media annua 2019. Il tessuto manifatturiero piemontese ha però
tenuto meglio rispetto a quello lombardo (- 9,8%), a quello
veneto (-8,7%) e a quello medio italiano (-10,9%).

 

Concentrando  l’attenzione  sugli  ultimi  tre  mesi  del  2020
emerge, però, qualche dato incoraggiante. Alcuni settori sono
tornati a crescere. Le imprese di grandi dimensioni hanno
ripreso la strada dello sviluppo e il fermento sui mercati
esteri ha trainato gli ordinativi.

 

Il  Presidente  di  Unioncamere  Piemonte,  Gian  Paolo  Coscia,
commenta: “Questa fase emergenziale, che dura ormai da un
anno, sta continuando a condizionare la vita delle nostre
produzioni e delle nostre aziende. La priorità è garantire
alle imprese tutti gli strumenti necessari, tra cui quelli
finanziari, per superare quelli che speriamo siano gli ultimi
mesi di sofferenza per il nostro tessuto imprenditoriale: la
vaccinazione è l’unica strada che ci permetterà da un lato di
tornare  a  produrre  ai  livelli  pre-Covid  e  dall’altro  di
rilanciare i consumi e stabilizzare l’occupazione. Avremo a
disposizione,  inoltre,  le  risorse  europee:  guardiamo  con
coraggio all’innovazione e alla trasformazione digitale, veri
grimaldelli dello sviluppo economico”.



“La pandemia non ha risparmiato colpi alla maggior parte dei
settori produttivi, in alcuni casi ha fortemente accelerato
tendenze già in atto – ha commentato Teresio Testa, Direttore
regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo
-. Oggi è strategico capire cosa accadrà superata la fase
attuale  e  investire  le  risorse  disponibili  in  maniera
lungimirante.  Venerdì  Intesa  Sanpaolo  presenterà  un  piano
articolato  di  interventi  per  sostenere  la  crescita  e  la
trasformazione delle imprese. Il punto centrale è che occorre
accelerare nella conversione green, cambiando l’intero ciclo
della produzione e dei consumi. I criteri ESG (Environment,
Social, Governance) sono il punto di riferimento. A questi
guardano  gli  S-Loan,  finanziamenti  attraverso  i  quali
riconosciamo alle imprese un premio sul tasso applicato al
raggiungimento di obiettivi pubblici e condivisi. Sono fiero
di  poter  dire  che  nel  nostro  territorio  abbiamo  in  corso
erogazioni per circa 50 milioni di euro, a cui si aggiungono
circa venti importanti progetti finanziati con il plafond di 6
miliardi  che  Intesa  Sanpaolo  ha  dedicato  alla  circular
economy, per ulteriori 30 milioni di euro”.

 

“Grazie a ‘UniCredit per l’Italia’ – ha dichiarato Fabrizio
Simonini, Regional Manger Nord Ovest di UniCredit – abbiamo
agito come facilitatori per la canalizzazione dei crediti e la
concessione di finanziamenti-ponte a privati e imprese per
favorire la ripartenza. A livello nazionale le richieste di
moratoria, secondo gli ultimi dati disponibili, sono state
numerose: più di 78 mila alle famiglie (per 5,8 miliardi) e
più di 139mila alle imprese (per 17,8 miliardi). A questo si
sono aggiunti gli interventi previsti dal Decreto Liquidità
per le imprese. UniCredit ha erogato circa 16,8 miliardi di
euro a oltre 163 mila aziende italiane che hanno presentato le
richieste per un finanziamento con garanzia dello Stato. Anche
in Piemonte abbiamo fatto sentire in maniera importante il
nostro supporto, come testimoniano i dati dei finanziamenti e



delle  moratorie:  1,7  mld  di  nuova  finanza  con  garanzie
pubbliche,  e  2  mld  di  moratorie  a  famiglie  e  imprese  in
regione.  I  dati  moderatamente  incoraggianti  del  quarto
trimestre dell’anno scorso dimostrano che la nostra regione,
con la collaborazione di tutti gli attori, mostra una volontà
di reazione del tutto significativa. Fin dall’inizio della
pandemia UniCredit si è messa al tavolo con le associazioni,
le istituzioni e l’ABI, dando il proprio apporto di esperienza
e supportando le misure governative. Insieme ai nostri clienti
e dipendenti abbiamo insomma affrontato un contesto difficile,
del  tutto  inaspettato,  dal  quale  abbiamo  però  appreso
moltissimo  e  oggi  siamo  pronti  per  gestire  questo  nuovo
scenario economico e lavorare insieme alla ripartenza”.

La stazionarietà della produzione industriale si associa a un
andamento debolmente positivo degli ordinativi interni (+0,4%)
e a un rimbalzo consistente evidenziato dagli ordinativi sul
mercato estero (+17,3%). Il fatturato totale segna un + 0,4%
mentre la componente estera mostra ancora una lieve flessione
(-0,9%). Il grado di utilizzo degli impianti sale dal 61,8 del
III trimestre al 62,7%.

 

 

A livello settoriale permangono le forti criticità vissute,
anche  nei  trimestri  precedenti,  dalla  filiera  tessile  che
segna  il  risultato  peggiore  (-16,2%).  Ancora  negativo  il
comparto meccanico (-3,6%) e, diversamente da quanto avvenuto
nel  periodo  precedente,  anche  quello  alimentare  (-0,9%).
Stabile risulta l’andamento della filiera del legno e del
mobile (+0,3%), mentre cresce la produzione di tutti gli altri
comparti.

 

In particolare l’industria dei metalli registra una variazione
tendenziale del +0,9%, seguita dalla chimica gomma plastica



(+1,1%).  Le  imprese  dell’elettricità  e  dell’elettronica
segnano un incremento della produzione del 2,9%. Il risultato
migliore appartiene a uno dei protagonisti della manifattura
piemontese: il comparto dei mezzi di trasporto (+3,9%).

 

Focalizzando l’attenzione su questo settore, si rileva come la
performance positiva del IV trimestre 2020 risulti il frutto
di una stazionarietà nella produzione di autoveicoli (0,0%) e
di una crescita di quella delle aziende della componentistica
autoveicolare (+6,5%) e del comparto dell’aerospazio (+4,5%).

Analizzando  il  campione  delle  imprese  manifatturiere
intervistate emerge, sotto il profilo dimensionale, come a
soffrire  ancora  in  maniera  pesante  della  situazione  di
emergenza siano le realtà di micro dimensioni (0-9 addetti),
per  le  quali  la  produzione  nel  IV  trimestre  ha  ancora
registrato  un  calo  del  1,2%  rispetto  all’analogo  periodo
dell’anno precedente. Le piccole imprese (10-49 addetti) e le
medie  aziende  (50-249  addetti)  mostrano  una  flessione  più
contenuta, rispettivamente pari a 0,6 e 0,7 punti percentuali.
Una  netta  inversione  di  tendenza  rispetto  ai  trimestri
precedenti  contraddistingue,  invece,  le  imprese  di  grandi
dimensioni (oltre 250 addetti) che registrano una crescita
tendenziale della produzione dell’1,3%.

La stabilità mostrata a livello complessivo regionale nel IV
trimestre 2020 rispetto agli ultimi tre mesi del 2019 deriva
da andamenti differenziati presentati a livello territoriale.
Determinante  appare  ancora  una  volta  la  specializzazione
settoriale.

Il settore tessile influisce pesantemente sui risultati delle
province  che  registrano  una  flessione  produttiva.  Biella
manifesta il calo più elevato (-14,3%), risultato imputabile
alla contrazione della produzione di filatura, tessitura e
finissaggio, in positivo solo gli articoli in maglia. Anche



Vercelli (-4,9%), subisce le criticità della filiera tessile,
non pienamente controbilanciate dalla crescita del comparto
chimico. In negativo anche il dato di Alessandria (-3,0%),
territorio in cui la gioielleria, comparto di specializzazione
della provincia, segna una forte battuta d’arresto.

Nel IV trimestre risulta stazionaria la produzione di Verbania
(-0,3%), sostenuta dal comparto dei metalli e dalla chimica, e
di Cuneo (+0,1%), penalizzata dal tessile. Cresce, infine, la
produzione industriale di Torino (+1,1%), grazie ai mezzi di
trasporto e all’elettricità ed elettronica, e di Asti (+1,5%),
realtà in cui la performance non brillante dell’alimentare
viene compensata dalla crescita della chimica-gomma-plastica.
Il risultato migliore appartiene a Novara che, grazie alla
crescita a doppia cifra della rubinetteria e del valvolame,
segna un +2,7%.

 

FOCUS INVESTIMENTI E INNOVAZIONE

 

Nella rilevazione del IV trimestre è stato scelto di indagare
la  propensione  agli  investimenti  e  all’innovazione  delle
aziende manifatturiere nel corso del 2020.

Nel 2020 il 29,5% delle imprese manifatturiere piemontesi ha
effettuato investimenti, il 29,8% non lo ha fatto a causa
della pandemia, mentre il 40,7% non lo avrebbe fatto comunque.

 

La maggior propensione ad investire si è riscontrata nelle
industrie chimiche e delle materie plastiche, quella più bassa
nella filiera del legno e in quella tessile.

La  spaccatura,  su  questa  tematica,  tra  grandi  imprese  e
aziende piccole è stata enorme. Il 94,1% delle imprese di
grandi  dimensioni  ha  effettuato  investimenti  nel  2020,  la



percentuale scende al 21,2% nelle micro imprese.

La tipologia di investimento prevalente è stata, ancora volta,
macchinari e attrezzature (76,3%), seguita dalla ricerca e
sviluppo, che sale dal 16% delle aziende del 2019 al 23,8%.

Per effettuare investimenti nel corso del 2020 le imprese
manifatturiere  piemontesi  hanno  utilizzato  prevalentemente
l’autofinanziamento (48,4%) o il credito bancario (35,0%).

Analogamente a quanto avvenuto nel 2019, nel 2020 il 46,6%
delle imprese ha introdotto innovazioni contro una quota del
56,4% che non lo ha fatto.

La principale forma di innovazione è stata quella di prodotto
seguita  dall’innovazione  di  processo  e  da  quella
organizzativa.

Anche in questo caso si sono contraddistinte, per maggior
propensione a introdurre innovazione, le industrie chimiche e
delle materie plastiche e quelle meccaniche. La propensione
più bassa ha riguardato, invece, le industrie dei metalli.

 

Nel triennio 2018-2020 il principale ostacolo all’innovazione
è stato la mancanza di risorse finanziarie e la presenza di
costi di innovazione troppo elevati.

Se  negli  anni  passati  si  era  riscontrata  una  stretta
correlazione tra la crescita di produzione e fatturato e la
propensione delle imprese a investire e innovare, nel 2020 si
rileva una maggior resilienza delle realtà che sono riuscite,
nonostante  tutto,  a  investire  e  a  introdurre  innovazione
rispetto a chi non lo ha potuto o voluto fare.

—

 


