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Introduzione 
 
Lƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǊŀŎŎƘƛǳŘŜ ƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ŘŜƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ƛƴ Emilia-
Romagna ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩ!ǾǾƛǎƻ оκнлмл Řƛ CƻƴŘƛƳǇǊŜǎŀΣ ƛƭ ǉǳŀƭŜ Ƙŀ ŎŀǊŀǘǘŜǊŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ŜŘ ŝ Řƛ ƴŀǘǳǊŀ 
generalista per quanto riguarda le attività formative svolte. Questa analisi segue quanto realizzato negli 
anni precedenti con riferimento agli Avvisi del Conto dƛ {ƛǎǘŜƳŀ мκнллсΣ мκнллтΣ нκнллуΣ нκнллф Ŝ ŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ 
di monitoraggio sul Conto Formazione per il periodo 2007-2009. La disponibilità di dati riferiti ad un 
periodo sempre più esteso consente di far emergere, con un elevato grado di affidabilità, le tendenze più 
significative circa le attività di formazione erogate tramite Fondimpresa nel territorio regionale.  
Analogamente a quanto realizzato nei precedenti rapporti, la presente analisi utilizza la complessa banca 
dati fornita da Fondimpresa per approfondƛǊŜ ƭΩŀƳǇƛŀ ƎŀƳƳŀ Řƛ ŀǎǇŜǘǘƛ ŎƘŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀƴƻ ƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ 
ŜǊƻƎŀǘŀ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩ!ǾǾƛǎƻ оκнлмл όŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ǎƻŎƛƻ-anagrafiche dei partecipanti, natura e contenuti 
ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀΣ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛύΦ  
Lƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎƛ ŦƻŎŀƭƛȊȊŀ ǎǳ ŀƭŎǳƴƛ ŘŜƎƭƛ ŀǎǇŜǘǘƛ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ritenuti maggiormente rilevanti; si rimanda invece 
al cd-rom allegato per ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩŀƳǇƛƻ set informativo costituito dal datawarehouse elaborato dal 
gruppo di ricerca. 
 

 
Principali risultati 
 
Il periodo di congiuntura economica entro il quale si colloca la presente indagine è indubbiamente 
ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǘƻ Řŀ ǳƴŀ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŜƳǇŀǎǎŜ ŎƘŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ ƳƻƴŘƛŀƭŜΦ [ƻ 
specifico contesto regionale entro il quale si colloca questa analisi ha tuttavia dato segnali di ripresa, in 
quanto si osserva, sia per quello che riguarda il personale dipendente, a livello sia di unità locali, una 
crescita in termini numerici. Solo per citare alcune cifre, si può osservare come il numero di dipendenti a 
ƭƛǾŜƭƭƻ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ ǎƛŀ ŎǊŜǎŎƛǳǘƻ Řƛ ŎƛǊŎŀ моΦллл ǳƴƛǘŁΣ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜΣ ǇŜǊ ǳƴ ǘƻǘŀƭŜ Řƛ мΦмсоΦтсс 
ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛΣ ƛƳǇƛŜƎŀǘƛ ƛƴ ммфΦуфн ƛƳǇǊŜǎŜΣ ŀƴŎƘΩŜǎǎŜ ƛƴ ŎǊŜǎŎƛǘŀ Řƛ ǇƛǴ Řƛ сΦллл ǳƴƛǘŁ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ нллфΦ Lƭ 
tessuto imprenditoriale emiliano - romagnolo continua ad essere caratterizzato dalla grande predominanza 
di piccole imprese, le quali coprono circa il 97% del totale; tuttavia, tali imprese coprono soltanto poco più 
della metà del totale dei lavoratori dipendenti della regione.  
In termini di adesioni al Fondo, tuttavia, si denota un inevitabile scostamento rispetto al trend generale a 
livello regionale, in quanto la percentuale di imprese al di sotto dei 50 dipendenti si ferma al 79%. 
Fondimpresa continua a rimanere attraente per aziende di medie e grandi dimensioni, come sottolinea il 
Ŧŀǘǘƻ ŎƘŜ ŎƛǊŎŀ ƭΩул҈ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ǇǊƻǾƛŜƴŜ ǇǊƻǇǊƛƻ Řŀ ǘŀƭƛ ƛƳǇǊŜǎŜΦ  
Il settore industriale continua a rimanere quello trainante in termini di adesioni al Fondo, in quanto circa il 
55% delle imprese proviene proprio da quel settore, impiegando circa il 67% dei dipendenti. Un segnale di 
discontinuità rispetto al passato è comunque da attribuire alla significativa crescita di aziende aderenti, di 
provenienza dal settore terziario. Il settore dei servizi denota infatti una crescita nel numero di aderenti nel 
corso degli anni, attestandosi al tempo della presente indagine a circa il 31% della platea complessiva. Dal 
momento che ciascun territorio presenta le proprie specificità e la propria connotazione settoriale, le 
province in cui sono presenti le imprese più strutturate, specie quelle dei settori meccanico e ceramico, 
forniscono la percentuale di lavoratori più significative. Modena e Bologna sono infatti le province che in 
questi termini forniscono il contributo più rilevante.  
 
Il tasso di penetrazione di Fondimpresa si è mantenuto su livelli elevati. Basti pensare che il 32,6% dei 
lavoratori dipendenti in Emilia-Romagna appartiene ad aziende aderenti a Fondimpresa. Questo significa 
che un lavoratore dipendente su tre in Emilia-Romagna ha la possibilità di partecipare ad iniziative 
formative finanziate dal Fondo. Tuttavia, se si analizzano le unità locali, è di nuovo evidente la sovra-
rappresentazione delle imprese più strutturate, in quanto solo il 5% delle potenziali aderenti risulta 
effettivamente tale, a dimostrazione della permanente difficoltà ad associare imprese di dimensioni più 
contenute. Spostando il focus sulle attività formative realizzate e prendendo in esame il biennio 2009-2010, 
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le unità locali interessate da processi formativi sono state 650, per un totale di 46.335 lavoratori coinvolti. 
Questo dato costituisce una conferma degli obiettivi raggiunti dal Fondo al livello regionale anche negli anni 
passati. La sovra-rappresentazione delle imprese di medie e grandi dimensioni coinvolte nei processi 
formativi resta tale, ma la quota di piccole imprese coinvolte è cresciuta dal 2009 al 2010 di circa il 10%, 
assestandosi al 62%. Questo significa che gli auspici di Fondimpresa circa le potenzialità del Conto di 
Sistema, principalmente orientato a facilitare la partecipazione delle piccole imprese alle attività formative, 
iniziano a tradursi in risultati concreti, anche alla luce delle priorità indicate negli Avvisi pubblicati. 
[ΩŜǾƛŘŜƴȊŀ ŘŜƭla difficoltà nel coinvolgere le PMI è ormai confermata sotto molti punti di vista, ma le 
ŜǾƻƭǳȊƛƻƴƛ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǘŜ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ!ǾǾƛǎƻ оκнлмл ǘǊŀŎŎƛŀƴƻ ƛƴŘƛǎŎǳǘƛōƛƭƳŜƴǘŜ ƭŀ ǎǘǊŀŘŀ 
in direzione di un maggior coinvolgimento delle stesse.  
 
In sintesi si può sottolineare come, sebbene permanga una congiuntura economica negativa, ƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ 
dei percorsi formativi finanziati da Fondimpresa sia cresciuta a livello numerico. In Emilia-Romagna si sono 
potuti riscontrare i primi effetti positivi in termini di un più ampio coinvolgimento delle imprese di 
ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ ŎƻƴǘŜƴǳǘŜΣ ǊŜŎŜǇŜƴŘƻ ǉǳŜƭƭŜ ŎƘŜ ŜǊŀƴƻ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ǇǊƛƻǊƛǘŁ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ŘŀƭƭΩ!ǾǾƛǎƻ ŜǎŀƳƛƴŀǘƻ ƛƴ 
questa sede e legittimando peraltro lo strumento del Conto di Sistema. 
In linea con i preŎŜŘŜƴǘƛ ǊŀǇǇƻǊǘƛ Řƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ǎƛ ŝ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǘƻ ŀƴŎƘŜ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ ŀƴŀƭƛǎƛ ǳƴŀ 
predilezione da parte delle aziende per la messa in formazione di dipendenti con un livello di scolarità 
medio-alto. La componente impiegatizia è infatti predominante nella platea dei soggetti partecipanti alle 
attività di training erogate. Di contro la componente operaia, pur rappresentando la maggioranza dei 
soggetti potenziali beneficiari, tende ad avere minori opportunità formative. Ne consegue che, nonostante 
specifiche ǇǊƛƻǊƛǘŁ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ŘŀƭƭΩ!ǾǾƛǎƻ ŎƛǊŎŀ ƛƭ ŎƻƛƴǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ Řƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ǎǾŀƴǘŀƎƎƛŀǘƛΣ ǘŀƭǳƴŜ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ 
Ƙŀƴƴƻ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ŀǾǳǘƻ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΦ : ƛƭ ŎŀǎƻΣ ƴŜƭƭƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻΣ Řƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ 
stranieri, i quali costituiscono un sezione non secondaria della componente operaia delle imprese aderenti. 
Discorso simile può essere fatto relativamente al coinvolgimento di giovani lavoratori, spesso assunti con 
forme contrattuali che non ne garantiscono la permanenza in azienda per gli anni a venire. Molto spesso si 
ŝ ƛƴŦŀǘǘƛ ŘŜƴƻǘŀǘŀ ǳƴŀ ǇǊŜŘƛƭŜȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƛƴ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ Ŏƻƴ ǇǊƻǎǇŜǘǘƛǾŜ Řƛ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŁ 
lavorativa in azienda, che avevano già in passato partecipato ad iniziative formative a titolarità 
Fondimpresa e che avevano quindi ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛŎƻƭƭƻŎŀǘƛ ƛƴ ŦǳǘǳǊƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ƴǳƻǾƛ ǇŜǊŎƻǊǎƛ 
formativi. La conclusione che si può trarre è quindi che le aziende tendono ad investire in formazione per i 
soggetti che, oltre ad essere maggiormente ricettivi in merito alle pratiche formative, garantiscono una 
continuità nel percorso lavorativo in azienda. Di contro si è invece rilevata una pressoché equa suddivisione 
di genere in termini di partecipazione ad iniziative formative, andando in questo caso a recepire una delle 
priƻǊƛǘŁ ŎƘŜ ƭΩ!ǾǾƛǎƻ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǾŀΦ  
Relativamente alle tipologie di attività formative erogate, si osserva un importante segno di discontinuità 
ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ ǇŀǎǎŀǘƻΣ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƴƻƴƻǎǘŀƴǘŜ ƭŀ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ ǇǊŜǾŀƭŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ǘƛǇƛŎŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŘΩŀǳƭŀ ŦǊƻƴǘŀƭŜΣ 
principŀƭƳŜƴǘŜ ŜǊƻƎŀǘŀ ƛƴ ŀǳƭŀ Ŏƻƴ ŎƻǊǎƛ ƛƴǘŜǊƴƛΣ ǎƛ ŝ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǘŀ ŀƴŎƘŜ ǳƴΩŀƳǇƛŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ Řƛ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŜ 
didattiche non convenzionali che hanno trovato nelle attività formative on the job la propria esplicazione. 
 
Circa il flusso di finanziamenti attivato in relazione a questo Avviso generalista si può notare come rispetto 
al 2009, il 2010 abbia visto il completamento di sette tƛŀƴƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾƛΣ ŘǳŜ ƛƴ ƳŜƴƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀƴƴƻ 
precedente, generando di conseguenza un flusso più contenuto. Tuttavia il numero di lavoratori coinvolti, e 
soprattutto il numero di aziende coinvolte, è cresciuto fra il 2009 e il 2010. Questa tendenza, raggiunta 
nonostante il calo dei finanziamenti, significa che si è assistito alla già descritta miniaturizzazione della 
platea di aziende beneficiarie, come testimonia la diminuzione della dimensione media di tali aziende che 
Ǉŀǎǎŀ Řŀƛ млл ŘƛǇŜƴŘŜƴǘƛ ŘŜƭ нллф ŀƛ сл ŘŜƭ нлмлΦ tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ǎƛ ǊƛƭŜǾŀ ƛƴǾŜŎŜ 
una stabilità in termini di dimensione del gruppo aula che si assesta su una media di 7-8 allievi. Si riducono 
invece le ore formative erogate per allievo, che dalle 27 ore del 2006 sono progressivamente scese fino alle 
22,3 ƻǊŜ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όŎƻƴ ƭŀ ǎƻƭŀ ŜŎŎŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭ нллфύΣ ŎƻǎƜ ŎƻƳŜ ƭŜ ƻǊŜ ǇŜǊ ŀȊƛŜƴŘŀ Ŝ ǇŜǊ ŀzione 
ŦƻǊƳŀǘƛǾŀΦ [ŀ ƳƛƴƻǊŜ ƛƴǘŜƴǎƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ǎǳ ǎƛƴƎƻƭƻ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘŜ ŝ ŦǊǳǘǘƻ ŎƻƳŜ ŘŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ 
platea di piccole imprese fra le beneficiarie delle attività di training, che provoca uno scivolamento verso 
una formazione di carattere più estensivo, che accresce il numero di beneficiari sia fra le aziende sia fra i 
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lavoratori.  
Altro aspetto saliente si riferisce al costo orario preventivato che dal 2006 al 2010 è passato da 20 euro 
circa, a 27,35 euro. Lo scostamento fra quanto preventivato e quanto effettivamente realizzato,inoltre, è 
ǇŜǊ ƭΩŀƴƴƻ нлмл Řƛ нΣму ŜǳǊƻΣ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ ƻǊŀǊƛƻ ŘƛǾƛŜƴŜ Řƛ нфΣро ŜǳǊƻ ŀ ǘŜǎǘƛƳƻƴƛŀƴȊŀ 
ŘŜƭƭΩƻǘǘƛƳƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭΩǳǎƻ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ƳŜǎǎŜ ŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŎƘŜΣ ǎŜǇǇǳǊ ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ƳƛƴƻǊŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ 
2009, segna un importante passo in avanti rispetto alle prime rilevazioni datate 2006.  
[Ŝ ǘŜƳŀǘƛŎƘŜ ƳŀƎƎƛƻǊƳŜƴǘŜ ŀŦŦǊƻƴǘŀǘŜ ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭŜ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ !ǾǾƛǎƻΣ 
ŘŜƴƻǘŀƴƻ ŎƻƳŜ ƛƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǇŜǊǎƛǎǘŀ ƴŜƭƭΩŜǎǎŜǊŜ ǉǳŜƭƭƻ ƳŀƎƎƛƻǊƳŜƴǘe diffuso e risulti peraltro in 
ŎǊŜǎŎƛǘŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ нллфΣ ǎŜƎǳƛǘƻ Řŀ ŀƭǘǊŜ ǘŜƳŀǘƛŎƘŜ ǘǊŀǎǾŜǊǎŀƭƛ ǉǳŀƭƛ ƭŜ ƭƛƴƎǳŜ Ŝ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎŀΦ wŜƭŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ 
ŀƭƭŜ ǘŜƳŀǘƛŎƘŜ ƭŜƎŀǘŜ ŀƭƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ ǎƛ ǇǳƼ ǊƛƭŜǾŀǊŜ ǳƴŀ ŀƴŎƻǊŀ ƴƻƴ ǎƻŘŘƛǎŦŀŎŜƴǘŜ ǇǊƻǇŜƴǎƛƻƴŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ 
delle aziende nel realizzare interventi formativi in questa direzione. Vi è infatti una scarsa diffusione di 
ǘŜƳŀǘƛŎƘŜ ŎƻƳŜ ƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊƻŘƻǘǘƻ Ŝ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁΦ ¢ƻǊƴŀ ƛƴǾŜŎŜ ǎǳƛ ƭƛǾŜƭƭƛ ŘŜƭ нллс ƛƭ ǊƛŎƻǊǎƻ ŀŘ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ 
formative legate allo sviluppo delle abilità personali. 
Relativamente alla continuità formativa risulta evidente, così come riscontrato nei monitoraggi degli anni 
ǇǊŜŎŜŘŜƴǘƛΣ ŎƻƳŜ ŀƭƭΩŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ŘŜƭƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜΣ ŎǊŜǎŎŀƴƻ ŀƴŎƘŜ ƭŜ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ŘŜƭ ǘŀǎǎƻ Řƛ 
continuità. Ad essere maggiormente predisposte alla continuità sono le Società per Azioni, ma anche le 
imprese provviste di rappresentanza sindacale. A questo proposito si è evidenziato come nelle attività a 
valere su questo avviso siano state coinvolte aziende prive di rappresentanza sindacale in una quota più 
ǊƛƭŜǾŀƴǘŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ e che anche questo tipo di imprese abbiano attivato percorsi 
formativi anche più strutturati. Questa tendenza è molto probabilmente frutto della generale riduzione 
della dimensione media delle imprese coinvolte. In generale vi sono comunque gli indicatori per sostenere 
che persiste una maggior propensione alla continuità formativa da parte delle grandi imprese rispetto alle 
piccole, in quanto probabilmente più abituate ad una programmazione strategica di lungo periodo, ma 
ŀƴŎƘŜ ǇŜǊŎƘŞ ǇǊƻǇƻǊȊƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜ ǇƛǴ ƴǳƳŜǊƻǎŜ ǘǊŀ ƭŜ ŀŘŜǊŜƴǘƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŜ ǇƛŎŎƻƭŜΦ [ΩŀǎǇŜǘǘŀǘƛǾŀ ǇŜǊ ƛƭ 
ǇǊƻǎǎƛƳƻ ǇŜǊƛƻŘƻ ŝ ǉǳŜƭƭŀ ŎƘŜ ŀƭƭŀ ƭǳŎŜ ŘŜƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ǇƛŎŎƻƭŜ Ŝ ƳƛŎǊƻ ƛƳǇǊŜǎŜ ƴŜƭ 
ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŀǾǾƛǎƻΣ ƭΩƛndice di continuità tenda a crescere anche per le imprese di dimensioni più contenute. 
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Capitolo 1 - Il contesto di riferimento: rapporto tra aderenti e 
beneficiarie 
 
Introduzione 

 
Il primo capitolo del monitoraggio si caratterizza per il suo carattere propedeutico alle analisi che verranno 
sviluppate nei capitoli successivi, nei quali andremo a monitorare, via via sempre più nel dettaglio, il 
processo formativo che coinvolge le aziende emiliano romagnole. 
Come di consueto, sebbene Fondimpresa promuova la formazione continua principalmente attraverso due 
canali di finanziamento, il Conto Formazione da un lato ed il Conto di Sistema dallΩaltro, questo 
monitoraggio sarà dedicato solo al secondo canale di finanziamento e ai relativi bandi territoriali della 
regione.  
Il periodo di riferimento è il 2010, e i relativi dati sono aggiornati allΩavviso 3/2010, quinto anno delle azioni 
formative da noi monitorate e soprattutto anno che si colloca nel mezzo di una crisi economica iniziata 
ormai già da qualche anno. vǳŜǎǘŀ ŎƻƴǘŜǎǘǳŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŏƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜǊŁ Řƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴƛ ǎǳƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ 
dei finanziamenti e sul comportamento tenuto dalle aziende in relazione alla formazione, in situazioni 
economiche non favorevoli.  
In via preliminare riteniamo importante analizzare il contesto di riferimento, cercando di misurare e 
confrontare tra loro la consistenza e la composizione degli universi di riferimento che il team di ricerca ha 
individuato nei seguenti aggregati, menzionati dal più grande e generale al più piccolo e particolare: 
 
1) lΩuniverso delle imprese regionali interessate dal contributo dello 0,30 sul monte salari, ovvero le 

imprese che rappresentano il bacino di utenza potenziale del fondo; 
2) lΩuniverso delle imprese aderenti a Fondimpresa nella regione Emilia-Romagna;  
3) lΩuniverso delle imprese beneficiarie, ovvero lΩinsieme di quelle imprese che, tra le aderenti, hanno 

beneficiato di formazione tramite il canale del Conto di Sistema nellΩambito degli Avvisi territoriali dellΩ 
Emilia-Romagna.  
 

tŜǊ ŘŜƭƛƴŜŀǊŜ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎƻ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭƛ ǎƛ ŝ ǎŎŜƭǘƻ Řƛ ŀǘǘƛƴƎŜǊŜ ai dati forniti dallΩosservatorio INPS1 
sulle imprese del settore privato, riferiti  precisamente alle unità locali con esclusione di quelle del comparto 
agricolo e provvisti dellΩimportante dettaglio relativo ai dipendenti. 
Nel merito delle imprese aderenti al Fondo, abbiamo attinto inevitabilmente alla banca dati messa a 
disposizione da Fondimpresa. Al proposito segnaliamo in questo ambito un elemento di discontinuità 
metodologica con gli anni precedenti: nel calcolo delle stesse, abbiamo fatto riferimento al dato storico 
delle aderenti al 2010, prendendo in esame solo le imprese che non avevano cessazioni successive al 2009 
e che avessero aderito non dopo il 2010. Questa operazione di attualizzazione del dato, è stata necessaria 
al fine di depurare i dati dalle cessazioni intervenute nel quinquennio 2006-2010. Più difficoltosi saranno 
quindi, solo nellΩambito delle imprese aderenti e quindi dei confronti tra universi effettuati in questo 
capitolo, gli accostamenti con gli anni passati, peraltro molto approfonditi nel precedente monitoraggio. 
Anche per quanto concerne le imprese beneficiarie si fa riferimento alla banca dati del fondo, ma 
selezionando, come anticipato, solo le aziende di interesse per il presente rapporto ovvero quelle aziende 
che hanno avuto accesso alla formazione attraverso il Conto di Sistema. 
Nel prosieguo del capitolo cercheremo di quantificare innanzitutto la quota di mercato coperta con le sue 
aderenti nella Regione Emilia-Romagna da Fondimpresa, espressa sia in termini di aziende, sia in termini di 
lavoratori; inoltre, cercheremo di capire quante di queste aziende e di questi lavoratori inseriti nel circuito 
del Fondo svolgono formazione tramite, appunto, il Conto di Sistema. 
 
 

                                                           
1
 http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/dipendenti/index.jsp. 

http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/dipendenti/index.jsp
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CAPITOLO IN BREVE 
 
Ai tempi dellΩavviso 3/2010 e proprio nel bel mezzo del momento di empasse economica mondiale, si assiste, sia a livello di unità 
locali sia a livello di personale dipendente, ad un aumento dei valori, che corrispondono ad un piccolo sussulto dellΩeconomia prima 
di una nuova e più pesante discesa: il numero di dipendenti a livello regionale sale di 13.000 unità circa rispetto a quello dellΩanno 
prima, attestandosi su un valore pari a 1.163.766 lavoratori dipendenti e quello delle imprese incrementa passano da 113.660 
attività ŘŜƭ нллф ŀ ммфΦуфн ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ƛƴŘŀƎƛƴe.  
A livello di composizione percentuale in tutte le province il tessuto imprenditoriale continua ad essere caratterizzato per circa il 
97% da imprese con meno di 50 dipendenti. DΩaltro canto a livello di dipendenti le piccole imprese ne rappresentano solo il 51,1% 
mentre le aziende con più di 500 dipendenti coprono ben il 22,6% dei lavoratori subordinati.  
Passando allΩanalisi delle aziende aderenti a Fondimpresa, vediamo come il Fondo sia riuscito ad attrarre fino al 2010 ben 6.240 
unità locali per 379.775 dipendenti. Tali insiemi si discostino però dalla composizione regionale infatti la percentuale fatta 
registrare dalle organizzazioni al di sotto dei 50 dipendenti (79%) è molto al di sotto di quella evidenziata precedentemente 
nellΩuniverso Regionale.  
Le adesioni delle medie e grandi imprese sono quindi molto più rilevanti ed che inoltre portano al fondo più dellΩ80% dei lavoratori 
dipendenti. Al proposito è possibile segnalare come tra le aderenti la dimensione media sia attorno ai 60 dipendenti contro i 10 di 
media della struttura regionale. 
Il fondo continua a rimanere attraente per le aziende di dimensione medio grande più che per le piccole, e soprattutto del settore 
Industriale che in generale apporta il 55% delle adesioni ed il 67% dei dipendenti; in particolare il settore meccanico da solo copre 
quasi un terzo delle aderenti (29,3%) ed il 34,9% dei lavoratori subordinati. Alla storica vocazione industriale di tipo manifatturiero 
si aggiunge una importante proporzione rappresentata dal terziario, peraltro in tendenziale aumento nel tempo, che esprime il 
31,3% della platea delle aderenti, mentre sul piano territoriale assistiamo, in continuità con gli anni precedenti, ad un contributo 
importante delle province di Bologna e Modena.  
Ogni territorio ovviamente si presenta allΩinterno del fondo con la propria connotazione settoriale: il settore meccanico è a 
Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia; i Servizi li troviamo a Bologna Rimini ed anche Piacenza, mentre il Ceramico a 
Modena e Reggio, ed infine il tessile a Reggio e Rimini. 
Nel comprendere in che direzione Fondimpresa ha dirottato le sue risorse, quindi esaminando le beneficiarie di formazione 
notiamo come il Conto di Sistema, progettato appunto per sostenere nella formazione le piccole attività, stia via via centrando 
sempre meglio i suoi obiettivi: la proporzione delle piccole imprese in formazione sale di 10 punti percentuali sul 2009 attestandosi 
al 62,4% a discapito della classi di imprese medie e grandi. Sebbene rimanga ancora una sovra rappresentazione delle imprese più 
strutturate non si può non accogliere con entusiasmo il netto miglioramento effettuato rispetto agli altri anni precedenti nei 
confronti delle piccole imprese. 
I numeri assoluti sono anche questΩanno importanti: nel 2009-2010 sono infatti state ben 650 le unità locali interessate da processi 
formativi, per un totale di 46.335 lavoratori dipendenti. Dal punto di osservazione settoriale, tra le beneficiare viene rispettata 
abbastanza la struttura delle aderenti, che vede prevalere il macrosettore industriale in oltre il 60% dei casi, con il meccanico in 
particolare evidenza; resta comunque consistente la quota del terziario che si attesta al 27,5 delle beneficiarie. Interessanti le 
quote del comparto ceramico che, come sottolineato in precedenza, mostra una attenzione particolare al tema della formazione. 
Importante evidenziare tramite il tasso di penetrazione come complessivamente il 32,6% dei ŘƛǇŜƴŘŜƴǘƛ ŘŜƭƭΩǳƴƛǾŜǊǎƻ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ 
delle imprese private siano oggetto di una adesione a Fondimpresa, in altre parole Fondimpresa riesce a coprire, in termini di 
dipendenti 1/3 della quota di mercato potenziale. Accanto a questo dato consideriamo anche quello relativo alle unità locali 
rappresentate da Fondimpresa, che pesano invece solo il 5,2% sul totale regionale, a conferma di come il fondo sia molto radicato 
nelle grandi imprese portatrici di un numero molto elevato di dipendenti. 
Il tasso di Conversione mostra, in continuità con lo scorso monitoraggio, una netta prevalenza sia in termini di addetti che in 
termini di unità locali del settore ceramico derivante probabilmente da una organizzazione dello stesso più compatta e strutturata 
nel perseguire finŀƭƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜΦ LƴƻƭǘǊŜ ŘƛƳƛƴǳƛǎŎŜ ƴƻǘŜǾƻƭƳŜƴǘŜ ƛƭ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŀƭŜ ǘǊŀ ǳƴƛǘŁ ƭƻŎŀƭƛ Ŝ ŘƛǇŜƴŘŜƴǘƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀƴƴƻ 
scorso, rendendo quindi la copertura in termini di dipendenti ed in termini imprese molto simile. Riescono infatti ad ottenere 
formazione tramite il Conto di Sistema il 10% delle aderenti, che rappresentano il 12,2% dei lavoratori a causa del massiccio 
ingresso di aziende di piccola taglia tra le beneficiarie, portatrici di organici ridotti. Dal tasso di conversione abbiamo conferma di 
come nella struttura delle beneficiarie sia diminuito lo svantaggio relativo delle piccole imprese, in termini di rappresentatività, sia 
di addetti sia di unità locali, fatto che indica una standardizzazione delle opportunità offerte alle differenti tipologie di impresa. I 
Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ŎƻƴǎŜƎǳƛǘƛΣ ƴƻƴƻǎǘŀƴǘŜ ǊƛƳŀƴƎŀ ŀƴŎƻǊŀ ǳƴŀ ŎŜǊǘŀ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀȊƛƻƴŜΣ ǎƻƴƻ Ƴƻƭǘƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ ƴŜƭƭΩƛƴƴŜǎŎŀǊŜΣ ƛƴ ǉǳŜƭƭƻ ŎƘe è lo 
strato più rappresentativo del tessuto imprenditoriale regionale, nonché target principale del Conto di Sistema, i meccanismi 
ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŎƻƴǘƛƴǳŀΣ ƳƛǊŀǘŀ Ŝ ǳǘƛƭŜΦ 

 

 
1.1 - Il contesto regionale, le adesioni a Fondimpresa e le aziende beneficiarie 
 
Nel presente paragrafo cercheremo di cogliere sommariamente, ai fini dellΩanalisi in questione, alcuni 
aspetti dei tre universi a cui fa riferimento il nostro interesse. Per contestualizzare meglio i dati che 
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andremo ad evidenziare è opportuno ricordare che lΩanno 2010 si colloca nel pieno della crisi economica 
ancora oggi in atto e quindi in un contesto di forte cambiamento in ambito produttivo ed occupazionale. 
LΩesercizio che proporremo si sviluppa in una direzione che va dal generale al particolare e parte da una 
breve analisi della struttura produttiva ed economica regionale e si sposterà sulle aziende aderenti al 
fondo, il tutto appunto con riferimento al 2010, anno dellΩavviso oggetto del monitoraggio; arriveremo 
inoltre ad un livello di dettaglio ancora maggiore quando ci concentreremo sulle beneficiarie delle attività 
formative, finanziate dal Fondo nellΩambito del Conto di Sistema, considerando in questo caso ed in 
accordo con i passati monitoraggi, i dati cumulati degli ultimi due avvisi.  
Lo schema di ragionamento, in generale, prevede uno sviluppo analitico sia per dipendenti sia per unità 
locali declinati entrambi per dimensione aziendale e per macrosettore di attività. A tale schema farà 
ŜŎŎŜȊƛƻƴŜ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎƻ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ, che verrà presentato solo a livello di dimensione di impresa e non a livello 
settoriale. Tale eccezione è dovuta al fatto che i dati INPS a cui si è deciso di far riferimento per coerenza 
con quelli raccolti dal sistema Fondimpresa, non sono declinati dallΩente previdenziale per codice Ateco.  
Facendo riferimento allΩinsieme più generale, ovvero allΩUniverso regionale dellΩimprese del settore privato, 
con esclusione quindi della Pubblica Amministrazione e del settore agricolo, non compresi nei database 
dellΩINPS2, diamo finalmente uno sguardo ai dati a disposizione.  
 
Tav. 1.1 - Universo regionale per dimensione aziendale, numero di unità locali (composizione percentuale) 

DIMENSIONE AZIENDALE 
PROVINCIA 

BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale 

Da 1 a 49 dipendenti 97,4 97,8 98,4 97,6 97,9 97,8 97,8 97,5 98,6 97,7 

Da 50 a 199 dipendenti 2,1 2,0 1,4 1,9 1,6 1,8 1,7 2,0 1,2 1,8 

Da 200 a 499 dipendenti 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 

500 e più dipendenti 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 

             

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati INPS 2010 

 
Innanzitutto, proprio nel bel mezzo del momento di empasse economica mondiale, come si ricorderà3 si 
assiste, sia a livello di unità locali sia a livello di personale dipendente, ad un aumento dei valori, che 
ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘƻƴƻ ŀŘ ǳƴ ǇƛŎŎƻƭƻ ǎǳǎǎǳƭǘƻ ŘŜƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ ǇǊƛƳŀ Řƛ ǳƴŀ ƴǳƻǾŀ Ŝ ǇƛǴ ǇŜǎŀƴǘŜ ŘƛǎŎŜǎŀΥ ŀƛ ǘŜƳǇƛ 
ŘŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻ оκнлмл ƛƭ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ŘƛǇŜƴŘŜƴǘƛ a livello regionale sale addirittura di 13.000 unità circa rispetto a 
ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊƛƳŀΣ ŀǘǘŜǎǘŀƴŘƻǎƛ ǎǳ ǳƴ ǾŀƭƻǊŜ ǇŀǊƛ ŀ мΦмсоΦтсс ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŘƛǇŜƴŘŜƴǘƛΤ ŀƴŎƘŜ Řŀƭ ƭŀǘƻ 
delle imprese si assiste ad un incremento delle attività che passano da 113.660 del 2009 a 119.892 
ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ƛƴŘŀƎƛƴŜΦ  
  

                                                           
2 La nota metodologica dellΩOsservatorio sulle imprese, occupati dipendenti del settore privato non agricolo e retribuzioni medie 

annue di operai e impiegati afferma: 
 Χά[ΩhǎǎŜǊǾŀǘƻǊƛƻ ǎǳ ƛƳǇǊŜǎŜΣ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŘƛǇŜƴŘŜƴǘƛ Ŝ ǊŜǘǊƛōǳȊƛƻƴƛ ǊƛƎǳŀǊŘŀΣ ŀŘ ŜǎŎƭǳǎƛƻƴŜ ŘŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŘŜƭƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ Pubblica 
amministrazione: serie storiche quinquennali degli stock e dei movimenti strutturali delle imprese non agricole con personale 
dipendente e degli stock e flussi occupazionali, disaggregate per territorio, settore di attività economica e dimensione aziendale; 
serie storiche quinquennali delle retribuzionƛ ƳŜŘƛŜ ŀƴƴǳŜ ŘŜƎƭƛ ƻǇŜǊŀƛ Ŝ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇƛŜƎŀǘƛ Ŝ ǊƛǎǇŜǘǘƛǾƛ ƴǳƳŜǊƛ ƛƴŘƛŎƛέΧΦ 
ΧέLƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŜŘ ŀƭƭŜ ŦƛƴŀƭƛǘŁ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛve del sistema informativo dell'INPS, nell'Osservatorio si è dovuto fare rife-
rimento all'impresa ed alla sua sede legale, anziché all'unità locale come avviene nei censimenti; infatti le aziende, soprattutto se di 
grandi dimensioni, a volte accentrano il versamento dei contributi nella provincia in cui hanno la sede legale, rendendo 
praticamente impossibile la rilevazione del dato a livello locale. Per tale motivo si è provveduto al raggruppamento delle varie 
posizioni contributive non accentrate (stabilimenti, filiali, dipendenze, cantieri, ecc.) facenti capo ad un'unica impresa, sulla base 
della matricola di collegamento attribuita dall'INPS, la quale indica, tra l'altro, se si tratta di azienda con più posizioni contributive. 
Ulteriori raggruppamenti sono stati effettuati utilizzando il codice fiscale e sulla base di analisi e confronti operati sulle ragioni 
sociali noǊƳŀƭƛȊȊŀǘŜ ΧέΦ 
άΧ [ϥǳƴƛǾŜǊǎƻ ŎŜƴǎƛǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŁ Řƛ ƭŀvoratori dipendenti, italiani e stranieri del settore privato ed una parte di lavoratori 
dipendenti del settore pubblico (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici non economici, aziende 
a partecipazione statale, personale non di ruolo della scuola, enti locali, USL, ecc.) e del ramo Agricoltura, caccia, foreste e pesca 
(apprendisti, impiegati e dirigenti). Non viene quindi rilevata la parte di lavoro autonomo eventualmente presente in un'impresa 
όǘƛǘƻƭŀǊƛΣ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƻǊƛ ŦŀƳƛƭƛŀǊƛΣ ǎƻŎƛΣ ŜŎŎΦύ ΧέΦ 
3
 Vedere ŀƭ ǇǊƻǇƻǎƛǘƻ ƭΩhǎǎŜǊǾŀǘƻǊƛƻ ŘŜƭƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŀ e del Lavoro in Emilia-Romagna a cura di Ires Emilia-Romagna. 
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Tav. 1.2 - Universo imprese regionali per dimensione aziendale, numero dipendenti (composizione percentuale) 

DIMENSIONE AZIENDALE 
PROVINCIA 

BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale 

Da 1 a 49 dipendenti 43,0 61,6 60,5 47,9 59,4 49,3 60,8 44,6 70,7 51,1 

Da 50 a 199 dipendenti 16,6 20,6 17,5 15,6 18,9 14,8 17,8 16,1 15,8 16,7 

Da 200 a 499 dipendenti 10,4 5,8 7,1 10,2 12,9 8,6 13,6 10,0 6,5 9,7 

500 e più dipendenti 29,9 12,0 15,0 26,4 8,8 27,3 7,8 29,2 7,0 22,6 

            

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati INPS 2010 

 
A livello di composizione percentuale, invece, è facile verificare, nella struttura economica regionale 
declinata per dimensione aziendale, una decisa continuità con il passato ed una evidente omogeneità tra i 
territori: in tutte le province, infatti, il tessuto imprenditoriale continua ad essere caratterizzato da imprese 
di piccola dimensione con più del 97% di esse che si presenta con meno di 50 dipendenti. DΩaltro canto a 
livello di dipendenti le piccole imprese ne rappresentano solo il 51,1% mentre le aziende con più di 500 
dipendenti coprono ben il 22,6% dei lavoratori subordinati, fenomeno particolarmente accentuato nelle 
province di Bologna (29,9%) e Reggio Emilia (29,2%), ma anche Parma (27,3%) e Modena (26,4%).  
Passando allΩanalisi delle aziende aderenti a Fondimpresa, vediamo come il Fondo sia riuscito ad attrarre 
fino al 2010 ben 6.240 unità locali per 379.775 dipendenti. Possiamo evidenziare come tali insiemi si 
discostino però dalla composizione regionale: sebbene risulti evidente anche tra le aderenti come la 
maggior parte delle imprese siano di piccola taglia, la percentuale fatta registrare dalle organizzazioni al di 
sotto dei 50 dipendenti (79%) è molto al di sotto di quella evidenziata precedentemente nellΩuniverso 
Regionale. 
Sono infatti molto più rilevanti, rispetto a quello che il panorama regionale offre, le presenze delle medie e 
grandi imprese, ovvero quelle al di sopra dei 50 dipendenti, che portano al fondo più dellΩ80% dei lavoratori 
dipendenti. Tali proporzioni non si distaccano molto da quelle dello scorso anno e sebbene non siano 
paragonabili in modo puntuale a causa dellΩoperazione di attualizzazione dei dati spiegata in precedenza, è 
possibile segnalare come tra le aderenti la dimensione media sia da sempre, ed anche nel 2010 attorno ai 
60 dipendenti contro i 10 circa di media della struttura regionale. 
 
Tav. 1.3 - Universo imprese aderenti a Fondimpresa al 31/12/2010 per dimensione aziendale, numero di unità locali (composizione percentuale) 

DIMENSIONE AZIENDALE 
PROVINCIA 

BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale 

Da 1 a 49 dipendenti 77,7 74,8 86,1 70,0 85,9 81,8 81,0 73,9 86,4 79,0 

Da 50 a 199 dipendenti 16,8 21,8 10,9 22,2 11,2 13,2 14,3 20,0 11,1 16,1 

Da 200 a 499 dipendenti 3,9 2,4 2,4 5,5 2,3 3,7 3,8 4,9 1,8 3,7 

500 e più dipendenti 1,5 1,1 0,6 2,3 0,7 1,3 1,0 1,2 0,7 1,3 

             

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
 
Tav. 1.4 - Universo imprese aderenti a Fondimpresa al 31/12/2010 per dimensione aziendale, numero dipendenti (composizione percentuale) 

DIMENSIONE AZIENDALE 
PROVINCIA 

BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale 

Da 1 a 49 dipendenti 11,6 24,1 22,6 15,4 32,0 21,7 19,4 18,1 35,1 17,9 

Da 50 a 199 dipendenti 18,8 44,4 20,9 30,5 33,2 24,1 21,9 36,6 27,9 25,8 

Da 200 a 499 dipendenti 12,9 16,7 15,3 24,1 19,1 20,5 16,9 27,4 16,0 18,0 

500 e più dipendenti 56,7 14,8 41,2 30,1 15,8 33,7 41,8 17,8 21,0 38,4 

                      

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Sempre tra le aderenti, questa volta della provincia di Bologna, emerge come addirittura il 56% dei 
dipendenti appartenga alla grandissima impresa, ma al proposito il dato che sorprende maggiormente è 
sicuramente quello delle province di Ferrara e Ravenna, ma anche di Rimini le cui percentuali di dipendenti 
portati dalle grandissime imprese è molto alto e contemporaneamente molto distante da quella che 
sarebbe la proporzione normale nellΩuniverso delle imprese regionali. Il fondo continua a rimanere 
attraente per le aziende di dimensione medio grande più che per le piccole, e soprattutto del settore 
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industriale in generale che apporta il 55% delle adesioni, con il settore meccanico in particolare che da solo 
copre quasi un terzo delle aderenti (29,3%); alla storica vocazione industriale di tipo manifatturiero si 
ŀƎƎƛǳƴƎŜ ǳƴΩimportante proporzione rappresentata dal terziario, peraltro in tendenziale aumento nel 
tempo, che esprime il 31,3% della platea delle aderenti.  
Sempre a livello settoriale vediamo come le proporzioni dei dipendenti accentuino ulteriormente 
ƭΩƛƴŎƭƛƴŀȊƛƻƴŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ ŘŜƭ CƻƴŘƻ Ǿƛǎǘƻ ŎƘŜ il comparto porta il 67% dei dipendenti, con il settore 
meccanico che si evidenzia con una presenza del 34,9% dei lavoratori subordinati sul totale.  
Sul piano territoriale assistiamo, in continuità con gli anni precedenti, ad un contributo importante delle 
province di Bologna e Modena sia in termini di Unità locali aderenti sia in termini di lavoratori portati 
allΩinterno del circuito Fondimpresa; insieme, infatti, partecipano con circa il 40% delle imprese e più del 
50% dei lavoratori dipendenti. Ogni territorio ovviamente si presenta allΩinterno del fondo con la propria 
connotazione settoriale: il settore meccanico è accentuato sia in termini di aziende ma soprattutto in 
termini di dipendenti a Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia; i Servizi li troviamo a Bologna 
Rimini ed anche Piacenza, mentre il Ceramico a Modena e Reggio, ed infine il tessile a Reggio e Rimini. 
 
Tav. 1.5 - Numero di aziende aderenti a Fondimpresa al 31/12/2010 per macrosettore, numero di unità locali (composizione percentuale) 

SETTORE DI ATTIVITA' 
PROVINCIA 

BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale 

Agricoltura 0,1 1,3 0,6 0,1 0,0 0,1 0,6 0,7 1,2 0,4 

Industria tessile 2,6 2,1 3,0 8,2 1,0 1,0 1,6 3,7 3,2 3,1 

Industria ceramica 0,4 0,3 0,6 10,1 0,0 0,1 2,2 5,8 0,2 2,3 

Industria meccanica 35,9 22,0 26,8 32,9 33,6 21,8 19,7 30,3 19,4 29,3 

Altre industrie 16,7 32,9 15,5 15,1 19,9 30,2 24,1 20,0 19,9 20,4 

Costruzioni 11,0 14,9 13,1 8,3 17,4 22,8 12,1 8,5 13,6 13,2 

Servizi 33,2 26,5 40,4 25,2 28,2 23,9 39,7 31,0 42,5 31,3 

                      

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
 
Tav. 1.6 - Universo imprese aderenti a Fondimpresa al 31/12/2010 per macrosettore, numero dipendenti (composizione percentuale) 

SETTORE DI ATTIVITA' 
PROVINCIA 

BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale 

Agricoltura 0,1 2,4 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,3 0,4 0,3 

Industria tessile 2,1 4,0 1,9 3,4 0,5 2,4 1,0 7,2 8,6 3,0 

Industria ceramica 1,5 0,2 2,0 24,0 0,0 0,1 6,7 10,6 1,4 5,9 

Industria meccanica 31,5 26,1 45,7 42,2 41,9 25,8 20,2 49,5 27,8 34,9 

Altre industrie 9,6 46,2 35,2 14,7 23,9 51,2 57,6 19,4 23,0 23,2 

Costruzioni 2,9 8,2 2,4 2,0 9,0 8,6 4,1 1,2 5,5 4,0 

Servizi 52,3 12,9 12,7 13,7 24,7 11,5 10,3 11,7 33,5 28,7 

                      

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
 

A questo punto, limitatamente agli ultimi due avvisi 2/2009 e 3/2010, tenteremo di comprendere come il 
fondo ha deciso di utilizzare le risorse messe a disposizione; in altri termini, esaminando la struttura 
dellΩuniverso delle beneficiarie di azioni formative, finanziate dal Conto di Sistema, comprenderemo in che 
direzione Fondimpresa abbia orientato le sue risorse e se le aziende prescelte siano congruenti con le 
struttura delle aderenti al fondo. 
I numeri assoluti sono anche questΩanno importanti: nel 2009-2010 sono infatti state ben 650 le unità locali 
interessate da processi formativi, per un totale di 46.335 lavoratori dipendenti. 
Osservando la composizione delle beneficiarie (Tav.1.7) rispetto a quella delle aderenti notiamo ancora una 
sovra rappresentazione delle imprese più strutturate, in generale di tutte le imprese al di sopra dei 50 
dipendenti, ma non si può non accogliere con entusiasmo il netto miglioramento effettuato rispetto agli 
altri anni nei confronti delle piccole imprese: negli anni passati la percentuale delle imprese sotto i 50 
dipendenti che erano riuscite ad effettuare formazione, nonostante fossero le più numerose, è arrivata al 
massimo poco al di sopra dl 50%, e spesso è rimasta molto al di sotto di tale quota.  
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Tav. 1.7 - Universo imprese che hanno svolto formazione nel biennio 2009-10 per dimensione aziendale, numero di unità locali (composizione 
percentuale) 

DIMENSIONE AZIENDALE 
PROVINCIA 

BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale 

Da 1 a 49 dipendenti 54,0 39,7 69,8 40,8 88,1 79,9 79,6 64,1 78,8 62,4 

Da 50 a 199 dipendenti 38,5 52,4 28,2 38,0 11,9 17,6 16,4 25,5 19,3 29,4 

Da 200 a 499 dipendenti 6,1 3,2 2,0 16,6 0,0 2,5 3,9 5,9 0,0 6,1 

500 e più dipendenti 1,5 4,7 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6 1,9 2,1 

                      

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
QuestΩanno, invece, la proporzione delle stesse sale al 62,4% a discapito della classi di imprese medie e 
grandi, chiaro segnale di come le attenzioni dedicate dal fondo al proposito abbiano avuto effetto e di 
come il Conto di Sistema, progettato appunto per sostenere nella formazione le piccole attività, stia via via 
centrando sempre meglio i suoi obiettivi. InteressŀƴǘŜ ƴƻǘŀǊŜ ǇŜǊŀƭǘǊƻ ŎƻƳŜ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴi di 
dimensione media aziendale sia stato già raggiunto, con una dimensione media aziendale delle beneficiarie 
che si attesta a 60 dipendenti, arrivando nel 2010 a coincidere con la dimensione media delle aderenti. In 
ogni caso ǎƛ ǊƛƴƴƻǾŀ ƭΩŀǳǎǇƛŎƛƻ, nella già ottima direzione intrapresa, di un ulteriore attenzione verso le 
piccole imprese ancora sottorappresentate. 

 
Tav. 1.8 - Universo imprese che hanno svolto formazione nel biennio 2009-10 per macrosettore, numero di unità locali (composizione 
percentuale) 

SETTORE DI ATTIVITA' 
PROVINCIA 

BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale 

Agricoltura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,3 

Industria tessile 0,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,9 1,2 

Industria ceramica 2,7 0,0 4,0 36,2 0,0 0,0 0,0 16,1 0,0 9,5 

Industria meccanica 33,8 29,9 31,2 34,5 18,7 27,0 12,5 24,8 19,8 28,0 

Altre industrie 28,1 25,8 26,6 10,8 25,4 21,1 21,0 18,5 25,9 21,7 

Costruzioni 14,9 25,7 1,3 0,0 29,0 20,6 11,3 4,7 9,7 11,7 

Servizi 19,8 18,6 36,9 14,5 27,0 31,3 55,2 34,9 39,1 27,5 

                      

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Dal punto di osservazione settoriale, tra le beneficiare viene rispettata abbastanza la struttura delle 
aderenti, che vede prevalere comunque il settore industriale, in particolare quello meccanico, con una 
quota interessante del comparto dei servizi. Il comparto ceramico, come sottolineato in precedenza, 
ƳƻǎǘǊŀ ǳƴΩattenzione particolare al tema della formazione, peraltro premiata dal Fondo sia in termini di 
aziende beneficiarie sia in termini di dipendenti coinvolti, a discapito soprattutto delle attività di servizi.  

 
1.2 - Il rapporto tra universi 

 
Tutte le evidenze individuate finora sono state in qualche modo preparatorie allΩargomento principe del 
capitolo, ovvero il rapporto tra i tre universi introdotti, misurabile attraverso i tassi di penetrazione e di 
conversione.  
Il tasso di penetrazione non è altro che il peso delle aziende che risultavano aderenti nellΩanno 2010, 
rispetto allΩuniverso INPS delle unità locali regionali nello stesso momento temporale. È possibile esprimere 
il tasso di penetrazione anche attraverso il numero di dipendenti appartenenti ai suddetti universi. In altre 
parole il tasso di penetrazione esprime la quota di mercato espressa sia in termini di unità locali sia in 
termini di lavoratori dipendenti coperta dal Fondo. 
Il tasso di conversione è invece calcolato mettendo in rapporto la quota delle aziende che hanno 
beneficiato di formazione professionale tramite il Conto di Sistema con la quota di aderenti a Fondimpresa. 
Esso evidenzia quindi la capacità del fondo ed in particolare del Conto di Sistema di assicurare formazione 
alle imprese che, aderendo al fondo, hanno manifestato interesse al riguardo. 
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Tav. 1.9 - Le dimensioni di Fondimpresa in Emilia-Romagna, confronto tra gli universi di riferimento (quote percentuali) 

  

TASSO DI PENETRAZIONE    TASSO DI CONVERSIONE 

(Imprese aderenti al fondo/ totale imprese 
regionali*) 

  
(Imprese che hanno svolto formazione a bando/universo 

imprese aderenti al fondo) 

Dipendenti Unità locali   Dipendenti Unità locali 

  DIMENSIONE AZIENDALE 

Da 1 a 49 dipendenti 11,4 4,2   11,8 8,2 

Da 50 a 199 dipendenti 50,5 46,7   19,0 19,1 

Da 200 a 499 dipendenti 60,4 60,9   16,4 17,4 

500 e più dipendenti 55,5 45,2   5,8 16,7 

Totale 32,6 5,2   12,2 10,4 

  

  SETTORE DI ATTIVITA' 

Industria tessile       13,5 4,0 

Industria ceramica       43,5 42,7 

Industria meccanica       11,9 9,9 

Altre industrie       11,2 11,1 

Costruzioni       15,4 9,2 

Servizi       6,4 9,2 

Totale       12,2 10,4 

      

*  Sono state considerate le imprese del settore privato (non agricolo con almeno un dipendente) 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa e INPS per dato regionale 

 
Osservando la tabella che mostra i valori dei due indici, notiamo come solo il tasso di conversione sia 
declinato sia per dimensione aziendale sia per settore, mentre il tasso di penetrazione risulta compilato 
solo nella distribuzione per dimensione: questo accade perché i dati di derivazione INPS relativi al totale 
delle unità locali della regione Emilia-Romagna non dispongono del dettaglio settoriale.  
Entrando quindi nel merito dei due indicatori rileviamo a prima vista ŎƻƳŜ ƭƻ ǎǘƻǊƛŎƻ ŜŦŦŜǘǘƻ άŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ 
ŀȊƛŜƴŘŀƭŜέ, pur manifestandosi anche in questΩŀǾǾƛǎƻΣ ǎƛ presenta in maniera meno rilevante: infatti le 
differenze registrate fino allo scorso anno tra piccole e grandi imprese erano molto più marcate, 
soprattutto nel tasso di conversione.  
È importante evidenziare come complessivamente il 32,6% dei dipendenti dellΩuniverso regionale delle 
imprese private siano oggetto di una adesione a Fondimpresa; in altre parole Fondimpresa riesce a coprire, 
in termini di dipendenti, un terzo della quota di mercato potenziale. Accanto a questo dato consideriamo 
anche quello relativo alle unità locali rappresentate da Fondimpresa, che pesano invece solo il 5,2% sul 
totale regionale. Dalla lettura parallela del tasso di penetrazione declinato per dipendenti e per aziende è 
facile intuire come Fondimpresa sia molto radicata nelle grandi imprese portatrici di un numero molto 
elevato di dipendenti. 
Tale evidenza risulta visibile anche dallΩosservazione dellΩintera distribuzione dimensionale che vede 
crescere il tasso di penetrazione allΩaumentare della dimensione dΩimpresa, fino ad arrivare a valori molto 
elevati, superiori al 50% nel numero di dipendenti e superiori al 40% per quanto concerne il numero di 
unità locali. Sebbene un confronto con gli anni precedenti sia impossibile in termini di valori assoluti, 
possiamo invece investigare eventuali mutamenti che si dovessero verificare tra le proporzioni delle classi: 
al proposito non si nota alcuno scostamento di rilievo nelle proporzioni tra i tassi di penetrazione a livello 
dimensionale, se non una lieve ed ulteriore divaricazione tra i tassi di penetrazione delle piccole aziende e 
quelli delle grandi.  
Gli elementi più interessanti li possiamo invece rilevare sul tasso di Conversione: se declinato per settore 
mostra, in continuità con lo scorso monitoraggio, una netta prevalenza sia in termini di addetti che in 
termini di unità locali del settore ceramico. Si intuisce quindi a questo livello unΩattenzione dedicata a tale 
comparto, derivante probabilmente da unΩorganizzazione dello stesso più compatta e strutturata nel 
perseguire finalità formative. 
Ma le evidenze più rilevanti le riscontriamo nella declinazione per dimensione: di fatto diminuisce 
notevolmente il differenziale tra unità locali e dipendenti rispetto allΩanno scorso, rendendo quindi la 
copertura in termini di dipendenti ed in termini di imprese molto simile. Riescono infatti ad ottenere 
formazione tramite il Conto di Sistema il 10% delle aderenti, che rappresentano il 12,2% dei lavoratori; 
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sottolineiamo al proposito come in questo conteggio non figurino lavoratori ed imprese coinvolte con tutti 
gli altri canali di finanziamento del Fondo. In termini percentuali quindi è aumentata, rispetto al passato, la 
copertura del numero di imprese e si è ridotta la copertura del numero di lavoratori, a causa del massiccio 
ingresso tra le beneficiarie di aziende di piccole dimensioni con organici ridotti. 
Dal tasso di conversione rileviamo pertanto come nella struttura delle beneficiarie sia diminuito lo 
svantaggio relativo delle piccole imprese; infatti la riduzione del differenze tra i valori delle piccole e grandi 
aziende, in termini di rappresentatività, sia di addetti sia di unità locali, indica una standardizzazione delle 
opportunità offerte alle differenti tipologie di impresa. Questo dato, che sembra andare in controtendenza 
rispetto al passato, denota da un lato una maggior propositività ed interesse da parte delle piccole aziende 
nellΩapprocciarsi alla formazione, ma dallΩaltro, occorre sottolineare come gli sforzi del Fondo in direzione di 
pari opportunità e di coinvolgimento delle piccole organizzazioni stiano pagando. 
I risultati conseguiti, nonostante rimanga ancora una certa discriminazione, sono molto importanti 
nellΩinnescare, in quello che è lo strato più rappresentativo del tessuto imprenditoriale regionale, nonché 
target principale del Conto di Sistema, ƛ ƳŜŎŎŀƴƛǎƳƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴǘƛƴǳŀ, 
mirata e utile. 
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Capitolo 2 - Estensione attività formativa 
 
Introduzione 

 
Definito il contesto regionale ed analizzati gli universi di riferimento del presente monitoraggio è opportuno 
effettuare il passo successivo nella comprensione del fenomeno: una volta individuate le caratteristiche 
delle imprese beneficiarie allΩinterno delle iscritte al Fondo è necessario appurare come viene realizzata la 
scelta dei lavoratori interessati dal processo formativo. Le domande a cui si cercherà di rispondere saranno 
quindi: άǉǳŀƴǘƛ ǎƻƴƻ ƛ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛ ŘŜƭƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩinterno delle imprese?έΣέ che caratteristiche hanno?έΦ 
In altre parole andremo a misurare ƭΩŀƭƭƛƴŜŀƳŜƴǘƻΣ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ sia quantitativi sia qualitativi, dei beneficiari 
della formazione con quella che è la composizione degli organici.  
In questo capitolo concentreremo quindi la nostra attenzione sullΩesame dellΩIndice di estensione 
dellΩattività formativa, alla ricerca di informazioni relative alla copertura formativa che il Fondo riesce ad 
assicurare alle aziende. Si farà riferimento, come di consueto, ai soli dati relativi agli avvisi territoriali del 
Conto di Sistema di Fondimpresa, rimandando ad altre analisi le valutazioni relative agli altri canali di 
finanziamento.  
LΩindice di estensione dellΩattività formativa, è opportuno ricordarlo, misura la quota dei lavoratori che 
ciascuna impresa riesce a mandare in formazione tramite lΩutilizzo del Conto di Sistema finanziato da 
Fondimpresa. Alla luce delle informazioni disponibili, lΩindice di estensione verrà declinato nelle varie 
classificazioni relative alle imprese (dimensione aziendale, settori e macrosettori di attività economica, 
natura giuridica, provincia) per indagare, appunto, la composizione quantitativa degli allievi. Per quanto 
concerne la dimensione quantitativa, lΩindicatore confronterà la composizione degli organici con quella dei 
lavoratori mandati in formazione sotto il punto di vista del loro inquadramento lavorativo. 
Nello studio si farà riferimento principalmente ai dati relativi agli avvisi del biennio 2009-2010 non 
tralasciando, ove rilevante, valutazioni di più ampio respiro, attingendo ai dati relativi agli anni precedenti e 
offrendo un orizzonte temporale di cinque anni.  
 

CAPITOLO IN BREVE 
 
Alla luce delle elaborazioni effettuate è possibile rispondere alle due domande che ci siamo posti in questo capitolo : άǉǳŀƴǘƛ ǎƻƴƻ ƛ 
beneficiari della formazione allΩinterno delle imprese?έΤ άŎhe caratteristiche hanno?έΦ Alla prima domanda sinteticamente si può 
rispondere che nel 2010 riceve formazione più di un lavoratore su sei dellΩorganico delle aziende beneficiarie. Più nel dettaglio si 
può affermare che il tasso di estensione formativa è sicuramente maggiore nelle piccole imprese rispetto alle grandi, che è 
aumentato nellΩultimo biennio dal 12,5% al 17,5% in corrispondenza anche ad un aumento in termini assoluti dei partecipanti e che 
ƭΩaumento di copertura è concentrato nello strato delle aziende di minori dimensioni. Questo denota come il Fondo abbia intrapreso 
la strada giusta per soddisfare i fabbisogni formativi delle piccole imprese attraverso il Conto di Sistema, che con le sue attività a 
bando è stato studiato per compensare le barriere allΩingresso che il conto Formazione presenta alle piccole aziende, nellΩaccesso 
alla formazione. Indagando invece tra le caratteristiche dei lavoratori che hanno accesso alle attività di formazione, trova ulteriore 
conferma quanto ampiamente già affermato nei precedenti rapporti: si registra uno sbilanciamento molto rilevante in favore della 
componente impiegatizia, che è la categoria che ha decisamente maggior facilità nellΩaccesso alla formazione. Tale componente 
risulta sovra rappresentata nella misura di almeno 20 punti percentuali, praticamente tutti a discapito della rappresentanza 
operaia che ha, di fatto, meno opportunità formative. 
Mentre non viene invece riscontrato alcuna discrepanza ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƎŜƴŜǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛΦ : ƛƴŦŀǘǘƛ ƎƛŁ 
dal 2006 che il rapporto tra lavoratori e lavoratrici rispecchia la composizione degli organici delle aziende, ciò a conferma di una 
acquisita sensibilità da parte delle aziende, ma anche della particolare attenzione che Fondimpresa ha posto sul tema. 
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2.1 - Indice di estensione della formazione degli allievi 

 
Iniziando le nostre valutazione dalla tabella 2.6 relativa allΩindice di estensione declinato per dimensione 
aziendale, notiamo in primis come lΩestensione complessiva faccia registrare un notevole aumento tra il 
2009 e il 2010, attestandosi attorno al 17,5%; in altri termini almeno un lavoratore su 6 dei potenziali aventi 
diritto hanno avuto accesso ad attività formative.  
Andando opportunamente a ritroso nel tempo, vediamo come lo stesso dato sia superiore a tutti quelli 
raggiunti negli anni passati ad eccezione del 2006, il primo anno di rilevamento, in cui lΩestensione 
formativa raggiunta è stata quasi del 19%4. Il risultato formativo ottenuto da Fondimpresa, sotto il punto di 
vista della estensione, fa registrare quindi un valore degno di nota, che testimonia come ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмл 
siano stati premiati gli sforzi atti a coprire una fetta maggiore di quella platea di riferimento costituita dalla 
totalità degli organici.  
Al dato dellΩestensione formativa possiamo affiancare il dato assoluto del numero dei partecipanti, 
analizzato più nel dettaglio nel capitolo successivo, anchΩesso in aumento del 7,5% e corrispondente ad un 
incremento del numero degli allievi di circa 300 unità nel 2010 rispetto al 2009. Assemblando quanto visto 
fino ad ora, arriviamo ad un primo importante risultato: dai dati evidenziati si evince come siano aumentati 
contestualmente sia il numero dei partecipanti, sia la copertura formativa.  
 
Tav. 2.1 - Incidenza dei formati sui dipendenti nelle aziende che hanno svolto formazione per anno e dimensione aziendale (valori medi) 

DIMENSIONE AZIENDALE  
Indice di estensione della formazione degli allievi 

2009 2010 

Da 1 a 15 dipendenti 57,0 61,3 

Da 16 a 49 dipendenti 33,0 29,7 

Da 50 a 99 dipendenti 24,5 22,9 

Da 100 a 249 dipendenti 11,0 13,0 

Da 250 a 499 dipendenti 5,0 4,2 

500 e più dipendenti 3,7 2,0 

Totale 12,5 17,5 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
In seconda battuta è facile notare come lΩindicatore denoti uno spiccato andamento inversamente 
proporzionale alla dimensione aziendale: coerentemente con quanto rilevato nei precedenti rapporti, 
allΩaumentare della dimensione aziendale diminuisce la copertura formativa. Una lettura longitudinale dei 
dati evidenzia come, dal 2006 ad oggi, la disomogeneità di estensione della formazione è andata 
progressivamente sempre più divaricandosi, accentuando la differenza di copertura tra piccole e grandi 
imprese (61,3 contro il 2,0%). Le piccole imprese, superate le barriere allΩaccesso alla formazione, 
sembrerebbero riuscire quindi a coinvolgere quote di organico rilevanti e crescenti nel tempo, mentre le 
aziende più strutturate riescono a coprire solo una minima parte dei loro organici.  
Al proposito le ipotesi interpretative, sulle quali cercheremo conferme nel corso del rapporto, sono due e 
non esclusive: la prima è che tale fenomeno sia dovuto in parte ai vincoli economici non proporzionati alla 
dimensione aziendale che Fondimpresa probabilmente e opportunamente impone; la seconda riguarda 
invece la modalità differente con cui le piccole e le grandi aziende possono permettersi di effettuare la 
formazione. In altre parole, la prima ipotesi sostiene che nel Conto di Sistema, evidentemente studiato per 
coprire la formazione di piccole e medie imprese, Fondimpresa premia, peraltro giustamente, in maniera 
proporzionalmente maggiore le piccole imprese e meno quelle più strutturate; lΩaltra ipotesi, che spinge 
nella medesima direzione, immagina una diversa capacità di realizzare formazione: più discontinua ma 
estensiva quella delle piccole imprese, più continua, ma con meno copertura, quella delle grandi.  
È possibile avere conferma delle interpretazioni sƻǇǊŀ ŜǎǇƻǎǘŜΣ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƭƭΩestensione formativa, anche 
mettendo in relazione la copertura formativa con la presenza o meno di rappresentanza sindacale o 
piuttosto con la forma giuridica della azienda, o ancora con il livello di multilocalizzazione. È un fatto 
decisamente noto che la rappresentanza sindacale sia presente nelle imprese più strutturate e meno nelle 

                                                           
4
 bŜƭ ǾŀƭǳǘŀǊŜ ƭΩŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ occorre ricordare che per il 2007 non furono finanziate attività formative relativamente al 

territorio bolognese. 
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piccole, come è intuibile che le imprese multilocalizzate diano vita, nella loro articolazione, ad un 
complesso aziendale di grandi dimensioni. Premesso ciò, nei vari casi notiamo come ci sia meno estensione 
ƭƜ ŘƻǾŜ ŎΩŝ una rappresentanza sindacale, oppure nelle società per azioni, o ancora nelle imprese a più alto 
livello di multilocalizzazione, in sostanza nelle aziende di grandi dimensioni.  
 
Tav. 2.2 - Incidenza dei formati sui dipendenti nelle aziende che hanno svolto formazione per anno e Provincia operativa (valori medi) 

  
Indice di estensione della formazione degli allievi 

2009 2010 

Bologna 16,6 19,7 

Ferrara 14,1 21,5 

Forlì-Cesena 9,9 15,9 

Modena 9,2 13,0 

Parma 16,2 16,8 

Piacenza 39,7 18,2 

Ravenna 19,3 23,4 

Reggio Emilia 9,8 23,2 

Rimini 21,7 26,1 

Totale 12,5 17,5 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Anche da una lettura in chiave territoriale vediamo ancora come lΩincidenza dei formati sugli organici è 
tanto maggiore quanto il campione del territorio prevede in maggioranza aziende di piccola dimensione e 
viceversa. Nel nostro campione di aziende beneficiarie, come vedremo in maniera approfondita nel capitolo 
5, i territori rappresentati maggiormente da imprese strutturate sono quelli di Modena e Forlì-Cesena5, sia 
nel 2009 che nel 2010, dove registriamo i minori tassi di estensione formativa, seppur in aumento 
nellΩultimo anno; i territori con maggiore presenza di piccole imprese sono stati invece in questi anni Rimini 
e Piacenza. In ogni caso tale estensione è in aumento in tutti i territori tranne che in quello di Piacenza dove 
assistiamo ad un brusco calo della copertura formativa degli organici, difficilmente imputabile alla 
dimensione aziendaleΣ ǉǳŀƴǘƻ Ǉƛǳǘǘƻǎǘƻ ŀŘ ǳƴŀ ŜŦŦŜǘǘƛǾŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩestensione formativa nella 
provincia.  
Infine, da uno sguardo a livello di macrosettori e tralasciando il valore dellΩagricoltura che a causa del 
ridottissimo numero che rappresenta fa registrare un outlier, ovvero un valore anomalo e distante, notiamo 
come i settori che notoriamente presentano aziende mediamente più piccole, anche in questo caso fanno 
registrare una copertura formativa maggiore, come ad esempio le costruzioni e i servizi; i servizi, peraltro, 
mostrano , tra il 2009 e il 2010, un netto aumento ŘŜƭƭΩestensione formativa che passa dal 22,7% al 31,7% .  
 
Tav. 2.3 - Incidenza dei formati sui dipendenti nelle aziende che hanno svolto formazione per anno e macrosettore (valori medi) 

  
Indice di estensione della formazione degli allievi 

2009 2010 

Agricoltura - 70,6 

Industria tessile 5,7 17,9 

Industria ceramica 5,5 12,9 

Industria meccanica 12,1 13,7 

Altre industrie 13,9 16,2 

Costruzioni 21,1 20,1 

Servizi 22,7 31,7 

Totale 12,5 17,5 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
In definitiva è possibile affermare che il tasso di estensione formativa è sicuramente maggiore nelle piccole 
imprese rispetto alle grandi, che è aumentato nellΩultimo biennio e che tale aumento è concentrato nello 
strato delle aziende di minori dimensioni. Inoltre è possibile notare come il fondo abbia intrapreso la strada 
giusta per soddisfare i fabbisogni formativi delle piccole imprese attraverso il Conto di Sistema, che con le 
sue attività a bando è stato studiato per compensare le barriere allΩingresso che il conto formazione 

                                                           
5
 Per approfondimenti è possibile consultare sul sito www.ireser.it la sezione relativa agli osservatori provinciali e 
ǊŜƎƛƻƴŀƭƛ ǎǳƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ Ŝ ƭŀǾƻǊƻ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ŘŀƭƭΩLw9{ 9Ƴƛƭƛŀ-Romagna. 

http://www.ireser.it/
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presenta alle piccole aziende, nellΩaccesso alla formazione. Sono altresì auspicabili ulteriori miglioramenti in 
questa direzione. 
 
 
2.2 - Confronto tra organici aziendali e lavoratori formati 
 
Dopo aver approfondito il tema della copertura formativa, come anticipato nellΩintroduzione cercheremo di 
analizzare in questo paragrafo la composizione della platea degli allievi, confrontandola con quella degli 
organici delle aziende, per interpretare le logiche che sottendono alla scelta dei lavoratori beneficiari. 
Verranno al proposito monitorate sia le dinamiche di genere sia le dinamiche relative alle qualifiche.  
Come ampiamente noto in letteratura i lavoratori a basso know-how, trovano più difficoltà ad entrare nel 
circuito della formazione continua, presumibilmente a causa del fatto che gli imprenditori preferiscono 
investire su figure con qualifiche più alte.  
Entrando nel merito dei dati di Fondimpresa notiamo che la componente impiegatizia, rilevata allΩinterno 
dellΩinsieme delle aziende beneficiarie della formazione, è pari al 42,5% e proseguendo anche nel 2010 la 
sua crescita iniziata nel 2006; questa dinamica, come vedremo in seguito, è riconducibile alla maggiore 
partecipazione ai corsi delle aziende dei servizi. Di senso contrario è ovviamente la dinamica che interessa 
la composizione delle fasce di lavoratori con mansioni prevalentemente produttive che si attesta nel 2010 
attorno al 54%, mentre è praticamente stabile nel tempo la componente dirigenziale al 4,6%.  
Il confronto delle tre componenti summenzionate, con le stesse rilevate questa volta nellΩinsieme degli 
allievi, conferma quanto ampiamente descritto nei precedenti rapporti: si registra uno sbilanciamento 
rilevante in favore della componente impiegatizia che ha maggior facilità nellΩaccesso alla formazione. Tale 
componente risulta sovra rappresentata nella misura di almeno 20 punti percentuali, praticamente tutti a 
discapito della rappresentanza operaia.  
Il divario, ad oggi riscontrabile anche in altri fondi interprofessionali, risulta ancora un problema irrisolto. 
Non viene invece riscontrato alcuna discrepanza nella composizione per genere dellΩinsieme dei 
partecipanti. È infatti già dal 2006 che il rapporto tra lavoratori e lavoratrici rispecchia la composizione degli 
organici delle aziende, ciò a coƴŦŜǊƳŀ Řƛ ǳƴΩacquisita sensibilità da parte delle aziende, ma anche della 
particolare attenzione che Fondimpresa ha posto sul tema, agevolando lΩingresso alla formazione delle 
categorie svantaggiate nonché delle lavoratrici.  
 
È da notare però come gli organici delle aziende beneficiarie, costituiti dalle componenti maschile e 
femminile in un rapporto di 70 a 30, non rispecchino la platea delle forze di lavoro della regione Emilia-
Romagna, che vede il rapporto tra lavoratori e lavoratrici attestarsi attorno a percentuali rispettivamente 
del 55% e del 45%. Le beneficiarie sono quindi aziende a maggior componente maschile, conseguenza della 
loro appartenenza a quei settori industriali tipicamente a maggior caratterizzazione maschile; 
transitivamente, nel rispetto delle proporzioni degli organici, anche i lavoratori che accedono alla 
formazione sono sbilanciati eccessivamente sulla partecipazione maschile.  
Quelle enunciate in questo paragrafo sono prime evidenze di quanto verrà affrontato in seguito; alla luce di 
ulteriori disaggregazioni sulle caratteristiche socio lavorative e dei confronti con fonti esterne, arriveremo 
infatti a ricavare una composizione più dettagliata delle aule. Rimandiamo quindi al capitolo 4 del presente 
rapporto per questi ed ulteriori approfondimenti al proposito. 
 
Tav. 2.4 - Composizione dell'organico aziendale per anno, sesso e inquadramento (valori percentuali) 

  
ANNO 

2009 2010 

Quota Quadri sul totale 4,6 4,6 

Quota Impiegati sul totale 41,5 42,5 

Quota Operai sul totale 53,9 52,9 

   

Quota Maschi sul totale 64,8 69,9 

Quota Femmine sul totale 35,2 30,1 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
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Tav. 2.5 - Composizione degli allievi formati per anno, sesso e inquadramento (valori percentuali) 

COMPOSIZIONE DEGLI ALLIEVI 
ANNO 

2009 2010 

Quota Quadri sul totale 6,3 5,1 

Quota Impiegati sul totale 61,7 59,9 

Quota Operai sul totale 31,9 35,0 

   

Quota Maschi sul totale dei formati 67,1 65,2 

Quota Femmine sul totale dei formati 32,9 34,8 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
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Capitolo 3 - I numeri di Fondimpresa 
 
Introduzione 

 
Nel capitolo precedente, dopo aver studiato il contesto di riferimento allΩinterno del quale, in Emilia-
Romagna, opera Fondimpresa, abbiamo fornito un primo assaggio di quelle che sono le principali 
caratteristiche dellΩattività formativa svolta dal Fondo. Sƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ƛƴŦŀǘǘƛ ǇǊŜǎŜ ƛƴ ŜǎŀƳŜ ƭΩŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ 
formativa che il fondo riesce a coprire e le caratteristiche dei lavoratori che sono riusciti ad accedere alla 
formazione, ovvero sono state indagate due importanti dimensioni relative allΩaccesso alla formazione da 
parte delle imprese e dei lavoratori.  
Nel presente capitolo invece cercheremo di offrire una prima visione di insieme del fenomeno in esame, 
congiungendo dati relativi a tre diversi ambiti di analisi: il primo costituito dalle attività formative in senso 
stretto, in particolare i corsi e le ore, il secondo composto dagli allievi ed il terzo dalle imprese. Tale analisi 
congiunta verrà sviluppata parallelamente a quella di unΩulteriore variabile, probabilmente 
gerarchicamente dominante rispetto alle altre, ovvero la dimensione economica dellΩavviso 3/2010.  
Quindi nel dettaglio cercheremo di offrire una panoramica sulle seguenti grandezze6: 
 

 Partecipazioni ai corsi 

 Partecipanti ai corsi 

 Aziende che svolgono formazione 

 Azioni formative 

 Ore di formazioni effettive 

 Dimensione economica dellΩattività formativa 
 

Successivamente ǇŀǎǎŜǊŜƳƻ ƛƴ ǊŀǎǎŜƎƴŀ ƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛ Ŝ ƭŜ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴƛ ƻǾǾŜǊƻ άƭŜ ǘŜǎǘŜέ Ŝ άƭŜ ǎŜŘƛŜέ 
relative alle varie azioni formative, poi le aziende, le azioni e le ore formative erogate, tenendo presente 
sullo sfondo la cornice economica del finanziamento.  
A questi dati macro vengono poi aggiunti ulteriori indicatori derivanti dalle intersezioni delle variabili 
principali, utili a misurare lΩintensità dellΩattività formativa per allievo, per azienda, piuttosto che la 
numerosità delle aule, il tutto valutato in termini di ore, di partecipazioni e di partecipanti, ma anche di 
aziende e azioni. Nel momento in cui, nel secondo paragrafo, analizzeremo la dimensione economica, 
cercheremo Řƛ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀǊŜ ƭΩŜƴǘƛǘŁ ŘŜƭƭƻ ǎǘŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜŘƛŎŀǘƻ ŀƭƭΩavviso 3/2010, e quindi dei costi 
dellΩattività formativa con particolare attenzione ai costi previsti e a quelli effettivi, al fine di monitorare le 
eventuali perdite di efficienza.  
Valorizzeremo anche in questo capitolo lΩelemento storico, ove presente, per restituire tendenze di tipo più 
strutturale, piuttosto che risultati contingenti; inoltre, verrà prediletta una visione territoriale di tipo macro, 
ovvero effettuata a livello regionale, non mancando di evidenziare eventuali andamenti provinciali di una 
certa rilevanza. 
Questo capitolo si presenta quindi come un capitolo strutturale e di snodo nella trattazione del presente 
monitoraggio: unificando tutti i principali aspetti del fenomeno esso offre da un lato una prima fotografia 
panoramica dello stesso, dallΩaltro fornisce una serie di strumenti e grandezze propedeutiche alla 
comprensione di quanto verrà trattato in seguito, più nel dettaglio.  
 

CAPITOLO IN BREVE 
 
Nel presente capitolo cercheremo di offrire una prima visione di insieme del fenomeno in esame congiungendo dati relativi a tre 
ambiti diversi di analisi: il primo costituito dalle attività formative in senso stretto, i corsi e le ore in particolare, il secondo 
composto dagli allievi ed il terzo dalle imprese. 
Procedendo dal generale al particolare, notiamo in prima battuta come lΩultimo anno porti innanzitutto a compimento un numero 

                                                           
6
 Per un approfondimento più dettagliato sulla terminologia introdotta si rimanda al glossario presente nel rapporto. 
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di piani formativi pari a 7, due in meno rispetto al 2009, generando quindi un flusso di finanziamenti chiaramente inferiori.  
I partecipanti e le aziende coinvolte sono in aumento nellΩultimo anno in esame: si è passati da 4000 partecipanti appartenenti a 
339 imprese del 2009, a 4.301 allievi di 417 aziende del 2010. 
Con il supporto dei dati sulla dimensione delle aziende beneficiarie, si giunge ad una prima conclusione di una certa rilevanza: 
lΩaumento del numero di aziende, parallelo alla diminuzione dei finanziamenti, è dovuto alla miniaturizzazione delle aziende 
beneficiarie passate da una dimensione media di 100 addetti del 2009, ad una dimensione di 60 addetti nel 2010.  
Andando a valutare quindi lΩintensità formativa, ci accorgiamo che le aule risultano formate in media da 7-8 allievi ormai 
stabilmente da cinque anni e che le ore formative, oltre a subire un decremento in senso assoluto, diminuiscono sensibilmente 
anche in senso relativo: dalle quasi 27 ore di lezione per allievo del 2006, si è passati alle 22,3 del 2010, confermando un trend in 
calo interrotto solo nel 2009. In progressivo e continua riduzione nellΩintero quinquennio anche le ore di formazione per azienda e 
per azione. Si intuisce quindi una formazione dal carattere via via più estensivo, spalmata su più aziende di piccola dimensione e su 
più lavoratori, ma modulata su un numero ridotto di ore formative per azione e per allievo. Quindi, accanto allΩaumento di aziende 
e allievi, ŎΩŝ ǳƴŀ ƳƛƴƻǊ ƛƴǘŜƴǎƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ǎǳƭ ǎƛƴƎƻƭƻ Ǉartecipante che beneficia gradualmente dal 2006 di sempre meno corsi e 
ore di formazione.  
Si assiste inoltre alla riduzione del respiro formativo della platea delle aziende, quasi dimezzato nel quinquennio se misurato in 
base al numero di azioni svolte da ciascuna impresa in un anno. Invariante nel biennio 2009-2010 invece il parametro che misura la 
multiaziendalità dei corsi, peraltro abbastanza costante nel quinquennio. 
Non possiamo infine non evidenziare, allΩinterno della dimensione economica, il tendenziale aumento del costo orario preventivato 
che passa da 20 euro circa del 2006 ai 27,35 euro del 2010, che denota un utilizzo progressivamente differente delle risorse messe 
a disposizione. Importante anche la differenza tra le ore formative preventivate e quelle poi effettivamente erogate che può essere 
colta molto bene dai rispettivi valori del costo orario: infatti, se il costo orario previsto raggiungeva la quota di 27,35 euro, quello 
effettivamente riscontrato sorpassava questΩultimo di ben 2,18 euro attestandosi sui 29,53 euro; gli 8 punti percentuali di 
differenza indicano lΩentità dellΩottimizzazione disattesa. 

 

 
3.1 - Un quadro di insieme 

 
Nel presente paragrafo ci addentreremo in un esame sequenziale delle varie grandezze di rilievo cercando 
di trarre via via delle conclusioni sulle principali evidenze riscontrabili. Procedendo dal generale al 
particolare, notiamo in prima battuta come lΩultimo anno porti a compimento un numero di piani formativi 
pari a sette, due in meno rispetto al 2009, generando quindi un flusso di finanziamenti chiaramente 
inferiore.  
Prendendo le mosse dal dato economico, sebbene il flusso dei finanziamenti potesse far prevedere un calo 
del numero di partecipanti e aziende coinvolte, la realtà ci restituisce al proposito numeri in aumento 
nellΩultimo anno in esame per entrambe le grandezze: si è passati da 4000 partecipanti appartenenti a 339 
imprese del 2009, a 4301 allievi di 417 aziende del 2010; il trend di medio lungo periodo delle medesime 
dimensioni è in linea con i valori medi per quanto attiene ai partecipanti, mentre in netta e continua 
crescita per le aziende. 
È interessante accostare, a questi primi dati, la dimensione aziendale media delle beneficiarie: se nel 2009 
era di circa 100 dipendenti, nel 2010 compie un importante salto attestandosi a circa 60 dipendenti. Si 
denota finalmente una particolare attenzione alle imprese di minor dimensione e, contemporaneamente, si 
ƎƛǳƴƎŜ ŀŘ ǳƴŀ ǇǊƛƳŀ ŜǾƛŘŜƴȊŀΥ ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ŀȊƛŜƴŘŜΣ ǇŀǊŀƭƭŜƭƻ ŀƭƭŀ ŘƛƳƛƴǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ 
finanziamenti, è dovuto alla miniaturizzazione delle aziende beneficiarie. 
/ƻƳŜ ǎƛ ǎǇƛŜƎŀ ŀ ǉǳŜǎǘƻ Ǉǳƴǘƻ ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƴŜƻ ŀƴŎƘŜ ŘŜƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛΚ bŜƭ ǘŜƴǘŀǘƛǾƻ Řƛ 
ǊƛǎǇƻƴŘŜǊŜ ŀƴŎƘŜ ŀ ǉǳŜǎǘŀ ŘƻƳŀƴŘŀΣ ǇǊƻŎŜŘƛŀƳƻ ƎǊŀŘǳŀƭƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩŜǎŀƳŜ ŘŜǘǘŀƎƭƛŀǘƻ ŘŜƛ Ǿari indicatori. 
Innanzitutto notiamo come la quantità di azioni formative, invece, ǎƛ ƳǳƻǾŀ ǇŀǊŀƭƭŜƭŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ 
ŘŜƭ ǾƛƴŎƻƭƻ Řƛ ōƛƭŀƴŎƛƻΣ ǇƛǴ ǎǘǊƛƴƎŜƴǘŜ ƴŜƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ŀƴƴƻ ŜŘ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƴŜƭ нллтΣ ŘƻǾŜ ǎƛ ǊŜƎƛǎǘǊŀ ƛƭ ǇƛŎŎƻ 
minimo in assoluto; in altre parole si assiste nel 2010 ad una brusca riduzione del numero di azioni 
formative, che fa seguito ad una contrazione anche delle ore di apprendimento. 
Le ore formative, oltre a subire un decremento in senso assoluto, diminuiscono sensibilmente anche in 
senso relativo: dalle quasi 27 ore di lezione per allievo del 2006 si è passati alle 22,3 del 2010 confermando 
un trend in calo interrotto solo nel 2009. Inoltre risultano in progressiva Ŝ Ŏƻƴǘƛƴǳŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻ 
quinquennio anche le ore di formazione conteggiate per azienda e per azione. Si intuisce al proposito il 
profilo di una formazione dal carattere sempre più estensivo, spalmata su più aziende di piccola 
dimensione e su più lavoratori, ma modulata su un minor numero di ore formative per azione o per allievo. 
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Anche il numero di ore per partecipazione, ƻǾǾŜǊƻ ǇŜǊ άǎŜŘƛŀέΣ ǘendenzialmente in crescita negli anni 
precedenti, fa registrare in occasione degli avvisi del 2010, il valore in assoluto più basso. Accanto 
ŀƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ Řƛ ŀȊƛŜƴŘŜ Ŝ ŀƭƭƛŜǾƛ ŎΩŝ quindi una minor intensità formativa sul singolo partecipante, sulla 
singola azienda, ma anche sulla singola partecipazione, tutte classi che beneficiano gradualmente dal 2006 
di sempre meno ore di formazione.  
 
Tav. 3.1 - I numeri di Fondimpresa 

  
ANNO 

2006 2007 2008 2009 2010 

Partecipazioni 8.732 4.244 7.833 6.172 5.716 

Partecipanti 5.593 3.021 5.559 4.000 4.301 

Aziende 310 230 335 339 417 

Azioni 997 554 1.017 874 791 

      

Numero medio di partecipazioni per Allievo 1,56 1,40 1,41 1,54 1,33 

Numero medio di partecipazioni per Azienda 28,17 18,45 23,38 18,21 13,71 

Numero medio di partecipazioni per Azione 8,76 7,66 7,70 7,06 7,23 

Numero medio di partecipanti per Azienda 18,04 13,73 16,59 11,80 10,31 

      

Totale ore formazione effettive 147.703 79.808 143.869 124.820 95.827 

      

Numero medio di ore formative per partecipazione 17,12 19,28 18,43 20,22 16,77 

Numero medio di ore formative per allievo 26,86 26,93 25,88 31,20 22,29 

Numero medio di ore formative per azienda 478,00 362,30 429,46 368,20 229,80 

Numero medio di ore formative per azione 148,59 147,82 141,74 142,81 121,15 

      

Numero medio di unità locali per azione 1,22 1,13 1,17 1,20 1,20 

Numero medio di azioni per unità locali 3,94 2,84 3,55 3,08 2,28 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa  

 
Le aule, invece, continuano ad essere formate, ormai stabilmente da cinque anni, in media da 7-8 allievi, 
dato che porta alla luce probabilmente lΩunico elemento di rigidità del fenomeno; infatti, tale costanza 
rilevata nella numerosità delle aule è evidentemente determinata da esigenze di ottimizzazione 
organizzativa, dalle quali non si può prescindere nemmeno a fronte della riduzione di scala della platea 
delle beneficiarie.  
Viene confermato, anche nellΩultimo anno, il calo delle partecipazioni, grandezza che include al suo interno 
i partecipanti effettivi ma anche le eventuali sostituzioni di allievi avvenute in itinere. Infatti, se nel 2006 
ogni azienda generava 28 partecipazioni, nel 2010 le partecipazioni annuali si sono più che dimezzate 
attestandosi attorno alle 13 per azienda. Parallelamente si riducono anche i partecipanti per azienda, da più 
di 18 nel 2006 a circa 10 nel 2010. In questo ulteriore dettaglio trova ancora conferma la tesi di una azione 
formativa progressivamente diffusa ad un maggior numero di aziende, e meno intensa per ciascuna di esse. 
Se si prendono in esame solo gli ultimi due avvisi invece notiamo che le partecipazioni perdono quasi 5 
partecipazioni per azienda solo nellΩultimo anno a fronte della perdita di un solo allievo ma su tale risultato 
in verità ad incidere è anche e soprattutto la miniaturizzazione delle aziende coinvolte che, con la loro 
riduzione di scala, portano inevitabilmente verso il basso lΩindicatore.  
A ulteriore conferma della riduzione di intensità formativa annuale che gli allievi ricevono, si osserva una 
diminuzione del rapporto partecipazioni/partecipanti; rispetto a tutti gli anni precedenti, in cui gli allievi 
effettuavano 1,5 corsi di formazione pro capite, nel 2010 è stato raggiunto il nuovo valore minimo 
registrato finora pari ad 1,33 corsi ad allievo. In sintesi sono stati quindi coinvolti più allievi per un numero 
minore di ore e probabilmente in un numero minore di corsi. 
Gli ultimi due indicatori che prenderemo in esame sono la ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŘΩimpresa e la dimensione dei corsi: 
il primo dei due valuta il numero di aziende che partecipano allo stesso corso, nellΩintento di cogliere 
aspetti relativi al tema della multiaziendalità dei corsi. In questo caso vediamo come tale parametro 
rimanga invariante tra il 2009 e il 2010 e comunque costante nel quinquennio con la presenza di 1,2 
aziende ad azione formativa. Rimane in essere quindi lΩauspicio di un miglioramento nella cooperazione tra 
aziende, in quanto considerata un elemento importante che il fondo deve perseguire, soprattutto se 
desidera raggiungere imprese di dimensioni più ridotte.  
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Il secondo indicatore, che indica la quantità di corsi di formazione a cui in media le aziende hanno avuto 
ŀŎŎŜǎǎƻ ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭΩanno, è anchΩesso declinante nel quinquennio e nellΩultimo anno in particolare; il 
valore, che passa dai quasi quattro corsi ad azienda del 2006 ai poco più di due del 2010, restituisce una 
ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊŜǎǇƛǊƻ ŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ŘŜƭƭŀ ǇƭŀǘŜŀ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ ǉǳŀǎƛ ŘƛƳŜȊȊŀǘƻΦ 5ΩŀƭǘǊƻƴŘŜ, come abbiamo 
potuto vedere nel corso del paragrafo, questa riduzione è generata dallΩazione combinata della riduzione 
del numero di azioni formative e dallΩaumento del numero di aziende beneficiarie, piuttosto che da una 
concentrazione della strategia formativa di impresa. 
 
3.2 - La dimensione economica 
 
Nel presente paragrafo cercheremo di valutare gli aspetti relativi alla dimensione economica complessiva 
dei piani formativi appartenenti alle due scadenze dellΩavviso 3/2010. LΩintento è quello di cogliere le 
differenze con gli anni precedenti sia in termini assoluti sia in termini di efficienza, cercando di confrontare i 
valori previsti con i medesimi effettivamente verificatisi. 
{Ŝ ƴŜƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ŀƴƴƻ ƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻΣ ŜŦŦŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀΣ Ŧŀ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǊŜ ǳƴŀ sensibile 
diminuzione nella misura del 21,4%, passando dai 3.600.070 euro del 2009 ai 2.829.800 euro del 2010, ciò è 
ƛƳǇǳǘŀōƛƭŜ ŜǎŎƭǳǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩassenza di due piani formativi approvati rispetto al 2009. È inevitabile quindi, 
come notato nel precedente paragrafo, il calo del numero totale di ore formative, del numero di azioni e 
del dato relativo alle partecipazioni. Possiamo avere conferma di quanto appena affermato andando a 
calcolare il valore del costo orario, rimasto pressoché invariato nei due anni, che in altre parole testimonia 
ǳƴΩerogazione di risorse, nel 2010 da parte del Fondo, assolutamente proporzionale al finanziamento 
ƻŦŦŜǊǘƻ ƴŜƭ нллфΦ bƻƴ ǇƻǎǎƛŀƳƻ ǇŜǊŀƭǘǊƻ ƴƻƴ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀǊŜ ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ǘŜƴŘŜƴȊƛŀƭŜ ŘŜƭ Ŏƻǎǘƻ ƻǊŀǊƛƻ 
preventivato che passa da 20 euro circa del 2006 ai 27,35 euro del 2010, che denota un utilizzo differente 
delle risorse messe a disposizione. Accanto allΩipotesi più immediata di un aumento dei costi di gestione 
degli enti formativi, evidentemente via via più consistenti, e quindi di una strategia di riduzione 
dellΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀΣ ŎƻƳŜ ǾŜŘǊŜƳƻ ƴŜƭ ŎŀǇƛǘƻƭƻ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ ǎƛ ƛǇƻǘƛȊȊŀ ŀƴŎƘŜ ƭΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀ di una riduzione 
di orario, dettata dalla modificazione della tipologia di materie ed argomenti formativi richiesti. 
 
Tav. 3.2 - La dimensione economica di Fondimpresa (Attività a bando) 

  
ANNO 

2006 2007 2008 2009 2010 

Totale Finanziamento 3.350.280 2.124.546 3.800.000 3.600.070 2.829.800 

partecipanti previsti 8.059 4.093 7.303 5.504 5.168 

Ore di corso previste 164.810,00 91.126,00 155.954,00 128.582,00 103.435 

            

Ore di corso effettive 147.703 79.808 143.869 124.820 95.827 

Partecipazioni effettive 8.732 4.244 7.833 6.172 5.716 

            

Costo per partecipazione 383,68 500,60 485,13 583,29 495 

Costo per ore previste 20,33 23,31 24,37 28,00 27,36 

Costo per ore effettive 22,68 26,62 26,41 28,84 29,53 

Differenza assoluta tra Costo previsto ed effettivo per ora -2,35 -3,31 -2,05 -,84 -2,17 

Differenza percentuale tra Costo previsto ed effettivo per ora -11,58 -14,18 -8,40 -3,01 -7,94 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa    

 
Procedendo nel confronto tra i valori previsti con quelli effettivi, ƴƻǘƛŀƳƻ ŎƻƳŜ ǎƛ ǊƛƭŜǾƛ ǳƴΩapprezzabile 
differenza tra le ore formative preventivate e quelle poi effettivamente erogate: 95.827 ore di formazione 
somministrate su 103.435 previste. Tale differenza si ripercuote inevitabilmente sui rispettivi valori del 
costo orario: infatti se il costo orario previsto raggiungeva la quota di 27,35 euro, quello effettivamente 
riscontrato sorpassava questΩultimo di ben 2,18 euro, attestandosi sui 29,53 euro, corrispondenti ad un 
sopravanzo di quasi 8 punti percentuali. Infine, emerge come anche il costo per partecipazione, 
apparentemente altalenante nel tempo, abbia invece un trend in aumento nellΩintervallo storico a nostra 
disposizione. Come verificheremo meglio in seguito nel capitolo, dedicato alla dispersione dellΩattività 
formativa, le inefficienze economiche appena riscontrate sono presumibilmente attribuibili sia alle difficoltà 
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delle aziende nel mandare in formazione alcuni lavoratori a causa delle loro resistenze allΩattività formativa, 
sia a problemi organizzativi che coinvolgono gli enti formativi, stessi.  
Vorremmo concludere il presente capitolo lanciando un interrogativo che possa fornire uno spunto di 
riflessione: come si concilia un aumento costante del costo orario pǊŜǾƛǎǘƻ Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŎƘŜ ƛƭ /onto di 
Sistema si prefigge, ovvero di coinvolgere sempre più aziende di piccola dimensione allΩinterno della 
formazione continua? 
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Capitolo 4 - Le composizioni delle aule 
 
Introduzione 

 
Nel tentativo di offrire una rappresentazione della composizione delle aule, prerogativa principe di questo 
capitolo, non potremo fare a meno di tenere ben presente quella che è la composizione delle forze di 
lavoro nella regione. Procederemo infatti organizzando un confronto, quanto mai indispensabile, tra la 
platea dei lavoratori e quella dei formati per apprezzare eventuali disallineamenti tra le omologhe 
distribuzioni. LΩaccostamento con le forze di lavoro (Fonte Istat) ǘŜǊǊŁ ƛƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ ǎƻƭŀƳŜƴǘŜ ƭΩƛƴǎƛŜƳŜ 
dei lavoratori dipendenti, target di Fondimpresa, e lo declinerà nelle distribuzioni fondamentali. Al 
proposito in questa edizione del rapporto oltre a monitorare, come di consueto, le distribuzioni dei formati 
e delle forze di lavoro per sesso, età, titolo di studio e cittadinanza, riusciamo ad offrire anche alcuni 
elementi di novità, come gli ulteriori raffronti relativi alla loro qualifica, al settore di competenza e alla 
tipologia di contratto di lavoro. 
In questa disamina utilizzeremo lŜ άǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴƛέ ŎƻƳŜ ƛƴŘƛŎŜ Řƛ ƎǊŀƴŘŜȊȊŀ ŘŜƭ volume formativo, e 
abbandoneremo la trattazione parallela con le forze di lavoro nel momento in cui lΩapprofondimento 
richiederà livelli di disaggregazione, disponibili con i dati di Fondimpresa, ma non con quelli della 
rilevazione continua delle Forze di lavoro. Successivamente, infatti , procedendo dal generale al particolare, 
verrà approfondito lo studio su ciascun argomento inerente la composizione interna delle aule, nel 
tentativo di delineare lΩidentikit delle persone che accedono alla formazione. 
Oltre a tenere monitorato il volume formativo, terremo contemporaneamente sotto osservazione anche 
lΩintensità e la varietà formativa, peraltro già introdotte nei precedenti capitoli. Al proposito faremo ricorso 
ad altre due importanti variabili quali la durata dei corsi in termini di numero di ore, ed il numero degli 
allievi multi corso.  
In altre parole la trattazione si dipana percorrendo due sentieri paralleli: da un lato si cerca di rispondere 
ŀƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ άŎƘƛ Ŧŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΚέ ǇŜǊ ƎƛǳƴƎŜǊŜ ŀŘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊŜ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀǳƭŜΣ dallΩaltro ci 
ǇƻƴƛŀƳƻ ƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ άǉǳŀƴǘŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŧŀƴƴƻ ƛ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛΚά. Questa analisi in parallelo offre quindi la 
possibilità di avere una visione più completa e di effettuare un discorso più ampio; tenendo ben presente le 
domande alle quali cerchiamo risposta, daremo ulteriore valore alla trattazione offrendo una prospettiva 
aziendale da un lato e del lavoratore dallΩaltro.  
Infine, dopo aver individuato i beneficiari della formazione e aver misurato lΩintensità formativa di cui gli 
stessi riescono a godere, cercheremo risposte alle domande άǎǳ ǉǳŀƭƛ ŎƻƴǘŜƴǳǘƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾƛ viene effettuata 
la formazione?έ Ŝ άcon quali modalitàΚέ, per offrire anche una prima rappresentazione nel merito delle 
attività formative erogate. 
 

CAPITOLO IN BREVE 
 
Usufruendo della disponibilità di una serie ormai quinquennale di dati, si rafforzano le ipotesi interpretative introdotte e portate 
avanti nei monitoraggi precedenti. 
 
È evidente come sia importante, per avere accesso alla formazione, il livello di scolarizzazione di partenza dei lavoratori, che si 
ripercuote quindi sulla qualifica, e che spesso distingue gli inquadramentƛΣ ƭŜ ŎƛǘǘŀŘƛƴŀƴȊŜΣ ƭŜ ŦŀǎŎŜ ŘΩetà ma anche il sesso. In altre 
parole, la formazione professionale, strumento che dovrebbe intervenire lì dove le conoscenze sono più carenti, innesca tramite 
tutti gli attori in causa, un meccanismo che predilige le figure invece più istruite. Oltre ad essere in una qualche misura un fattore 
ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀƴǘŜ ƴŜƭƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΣ ƛƭ ƭƛǾŜƭƭƻ Řƛ ǎŎƻƭŀǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜ le figure che godranno di una formazione più 
intensa e variegata. Si deduce quindi che le aziende operano scelte formative in favore di quelle figure sulle quali intendono 
investire e dalle quali pensano di trarre i maggiori benefici, quindi su quei lavoratori maggiormente istruiti e recettivi alle pratiche 
formative e, contemporaneamente, ƳŀƎƎƛƻǊƳŜƴǘŜ ƛƴǎŜǊƛǘƛ ƴŜƛ ƳŜŎŎŀƴƛǎƳƛ Řƛ ƛƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀΦ !ƭ ǇǊƻǇƻǎƛǘƻ ŝ 
opportuno ricordare che il meccanismo dei bandi esclude la componente dei lavoratori non subordinata in quanto non versa il 
contributo dello 0,30. Quindi nel complesso restano esclusi dal processo formativo tutte le figure meno 
scolarizzate/professionalizzate e quelle con meno prospettive di permanenza in azienda quindi i lavoratori tendenzialmente più 
deboli, meno stabili, più in là con gli anni, ma anche gli stranieri e i giovani inesperti, senza contare i precari esclusi a priori dal 
meccanismo. 
Si inizia quindi a delineare il profilo medio del lavoratore/allievo di Fondimpresa, come quello di un lavoratore di sesso maschile, tra  
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i 35 e i 44 anni, di cittadinanza italiana, con titolo di studio superiore alla licenza media, con qualifica impiegatizia e contratto a 
ǘŜƳǇƻ ƛƴŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀΦ 
In continuità con i risultati dei rapporti precedenti, i contenuti formativi sono incentrati soprattutto su temi inerenti la sicurezza 
όопΣс҈ύΣ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎŀ (14,4%), le lingue (12,1%) e le abilità personali (10,3%). Si assiste quindi ad una ormai sempre maggiore 
standardizzazione della varietà delle tematiche attorno alle 4 principali e soprattutto attorno alla sicurezza, aspetto che di fatto 
ŦǊŜƴŀ ǳƴ ŀǳǎǇƛŎŀōƛƭŜ ŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ƎŀƳƳŀ ŘŜƛ ŎƻƴǘŜƴǳǘƛ ǎƛƴƻƴƛƳƻ Řƛ ƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǇǊƻƎǊŜǎǎƻΦ !ƭ ǇǊƻǇƻǎƛǘƻ ŝ ǇǊƻǇǊƛƻ ƭΩLǎŦƻƭ ŀ 
lanciare ǳƴ ŀƭƭŀǊƳŜΣ Ǿƛǎǘƻ ŎƘŜ ƴŜƭ ǉǳŀŘǊƻ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ ǎŜƳōǊŀƴƻ ŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ƛƴ ǇǊŀǘƛŎŀ ǎƻƭƻ Ǝƭƛ 
insegnamenti in materia di sicurezza a fronte di una diminuzione di tutti gli altri. Il fatto che il tema della sicurezza risulti 
trasversale non solo ai lavoratori ma anche alle aziende e ai settori, descrive ancora meglio la portata della standardizzazione 
formativa in atto; con il perdurare della crisi, non è quindi un segnale incoraggiante, in quanto in tali circostanze non si riesce a 
generare alcun circolo virtuoso, ne alcuna innovazione utile, opportunità che una formazione professionale dovrebbe invece 
necessariamente preoccuparsi di fornire per contribuire ad una uscita dallo stallo economico. Al proposito sarebbe auspicabile uno 
sviluppo di quelle tematiche, marketing e vendite, strategiche per conseguire una maggiore competitività sui mercati, e di quelle 
che sostengono maggiormente il processo di innovazione tecnologica come qualità e tecniche di produzione. 
Inoltre la formazƛƻƴŜ Ŏƻƴǘƛƴǳŀ ŀ ǊƛƳŀƴŜǊŜ ŀǇǇƛŀǘǘƛǘŀ ǎǳƛ ŎƻǊǎƛ ōŀǎŜΣ ǎŜōōŜƴŜ ǎƛ ǊƛƭŜǾƛ ǳƴŀ ǘŜƴŘŜƴȊŀ ŀƭ ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭΩǳƭǘƛƳƻ 
avviso che vede raddoppiare le frequentazioni a corsi avanzati e quasi triplicare quelle inerenti corsi specialistici. In questo caso il 
miglioramento sembrerebbe coinvolgere maggiormente, in attesa di dati più stabili nel tempo, le figure operaie inserite 
probabilmente in un percorso di crescita più professionalizzante. 
Continua ad essere prevalente anche nel 2010 la modalità formativa costituita Řŀ ƭŜȊƛƻƴƛ ŦǊƻƴǘŀƭƛ ƛƴ ŀǳƭŀ ŎƻǊǎƛ ƛƴǘŜǊƴŀ ŀƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ, 
che racchiude oltre il 66% delle tecniche didattiche, ma in sensibiƭŜ Ŏŀƭƻ ǎǳƭ нллф ƛƴ ŦŀǾƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŜǎǇƭƻǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ!Ŏǘƛƻƴ-
learning, preferito nel 21% dei casi.  
Se negli anni passati la ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŜǊŀ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŀ ŜǎŎƭǳǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩƻǊŀǊƛƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻΣ ƴŜƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ŀǾǾƛǎƻ ƴŜƭƭΩуΣр҈ ŘŜƛ Ŏŀǎƛ ŝ 
stata bilanciata in parte durante ed in parte al di fuori di esso, appesantendo di fatto il lavoratore, costretto a prolungare troppo 
spesso le sue ŀǘǘƛǾƛǘŁ ƛƴŜǊŜƴǘƛ ƭŀ ǎŦŜǊŀ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ ƻƭǘǊŜ ƭΩƻǊŀǊƛƻ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻΦ ¢ŀƭŜ ƳƻŘǳƭŀȊƛƻƴŜ Ƴƛǎǘŀ ŘŜƎƭƛ ƻǊŀǊƛ ŘŜƛ ŎƻǊǎƛΣ 
ƛƴǘŜǊƴŀκŜǎǘŜǊƴŀ ŀƭƭΩƻǊŀǊƛƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻΣ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀ Řƛ ǇƛǴ ƭŀ ŦƛƎǳǊŜ ŘŜōƻƭƛ ƻǾǾŜǊƻ ǉǳŜƭƭŜ ƻǇŜǊŀƛŜ Ŝ ƴŜƛ ǎǳƻƛ ǾŀƭƻǊƛ ŀǇǇŀǊŜ ǎŜƳǇǊŜ più una 
prassi consolidata. 
Sembrano essere inoltre proprio le aziende più piccole, quelle con meno di 15 dipendenti, condizionate probabilmente dalla loro 
dimensione ridotta, il target della modalità formativa pluriaziendale.  
Lƴ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ǎƛ ǊƛƭŀƴŎƛŀ ŀƴŎƻǊŀ ƭΩƛŘŜŀ Řƛ valutare il fenomeno di standardizzazione delle attività con strumenti di tipo più 
qualitativo, capaci di cogliere con un maggior grado di dettaglio aspetti evolutivi delle tematiche, che peraltro non si può escludere 
che si verifichino con maggior faciliǘŁ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ /ƻƴǘƻ CƻǊƳŀȊƛƻƴŜΦ !ƴŎƘŜ ƛƴ ǉǳŜǎǘƻ ǎŜƴǎƻ ǎŀǊŜōōŜ ŀǳǎǇƛŎŀōƛƭŜ ǊƛǾƻƭƎŜǊŜ ǳƴƻ 
sforzo analitico atto a restituire alle parti sociali preziose indicazioni. 

 

 
4.1 - Caratteristiche dei formati e mercato del lavoro: un confronto con il dato Istat  

 
In questo paragrafo iniziale, come anticipato, verrà offerto un indispensabile confronto tra la composizione 
delle aule nelle occasiƻƴƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ŘŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻ 3/2010, e la composizione della platea di riferimento ovvero 
le forze di lavoro nel medesimo anno. Con i dati a nostra disposizione riusciamo a regalare al confronto un 
respiro storico ormai di un quinquennio, avendo così lΩopportunità di cogliere eventuali evoluzioni e 
modificazioni sia nella struttura delle forze di lavoro, sia in quella delle aule.  
I dati relativi ai lavoratori della regione e rappresentativi della struttura lavorativa della regione verranno 
mutuati dalla rilevazione continua delle Forze di lavoro Istat7. La grandezza invece scelta come termine di 
paragone, per questa analisi parallela con le forze di lavoro, ŝ Řŀǘŀ ŘŀƭƭŜ άǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴƛέΣ in virtù della loro 
capacita di esprimere il volume formativo e quindi di definire una composizione più attendibile delle aule.8  
NellΩintento di valorizzare ulteriormente tale esame comparato, ormai da anni passaggio obbligato dei 
nostri rapporti, abbiamo aggiunto ulteriori elementi di confronto. NellΩesaminare lΩultimo avviso del fondo, 
oltre alle consuete grandezze socio anagrafiche e culturali, quali età, sesso, titolo di studio e cittadinanza, 
abbiamo pensato potesse essere utile paragonare gli insiemi di riferimento anche su caratteristiche legate 
ad aspetti lavorativi, come la qualifica, la tipologia di contratto e il settore di appartenenza, attributi 
strettamente attinenti alla formazione professionale. 

                                                           
7
 {ƛ Ŧŀ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƛ Řŀǘƛ ŘŜǎǳƳƛōƛƭƛ ŘŀƭƭΩƛƴŘŀƎƛƴŜ άǊƛƭŜǾŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴǘƛƴǳŀ ǎǳƭƭŜ ŦƻǊȊŜ Řƛ ƭŀǾƻǊƻέ ƭƛƳƛǘŀǘŀƳŜƴǘŜ ŀƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŘƛǇŜƴŘŜƴǘƛ 

che versano lo 0,30 contributivo. 
8
 Si rimanda invece alla specifica sezione statistica (v. sez. 6 su cd-rom) per un eventuale approfondimento sui partecipanti, ovvero 

il numero reale di persone fisiche mandate in formazione e tutte le caratteristiche loro connesse. 
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LΩipotesi che andremo ad esplorare, sullΩonda dei primi risultati ottenuti dal raffronto, effettuato nel 
capitolo due, tra organici aziendali e lavoratori formati, è che la formazione sia indirizzata da fattori socio 
anagrafici e culturali che non solo si riverberano, come è ovvio, sulle posizioni lavorative dei lavoratori e dei 
ŦƻǊƳŀǘƛΣ Ƴŀ ƴŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀƴƻ ŀƴŎƘŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŀƭƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΦ 
Entrando nel merito dei dati riportati nella Tav. 4.1 salta subito allΩocchio come le composizioni delle aule 
sottorappresentino la componente di genere femminile nellΩintero arco temporale posto sotto 
osservazione: infatti, sebbene il trend quinquennale veda ridurre lievemente la forbice, con la 
composizione delle forze di lavoro, le proporzioni maschi/femmine delle forze di lavoro in rapporto quasi di 
1 ad 1 è ben lontano da quello delle aule, che registra una presenza maschile doppia rispetto a quella del 
sesso debole.  
Come vedremo si tratta di una conseguenza diretta della maggiore vocazione manifatturiera delle adesioni 
al fondo che comporta una sovra rappresentazione del genere maschile rispetto alla distribuzione per 
attività economica del sistema produttivo regionale che, al contrario, vede prevalere ormai da lungo tempo 
le attività terziarie.  
Valutando le distribuzioni per età ritroviamo quanto già appurato negli anni scorsi relativamente ad una 
concentrazione della formazionŜ ƴŜƭƭŜ ŦŀǎŎŜ ŘΩetà centrali con il 90% circa dei lavoratori formati tra i 25 e i 
55 anni, storicamente tra i 6 e i 7 punti percentuali oltre la rappresentatività nelle forze di lavoro. Entrando 
nel dettaglio dei numeri notiamo infatti come le fasce estreme facciano registrare una presenza alle attività 
formative sensibilmente minore rispetto alla loro consistenza nellΩuniverso dei lavoratori. 
Nello specifico le fasce di età 15-24 e quelle al di sopra dei 55 perdono rappresentatività a discapito, in 
particolare, di quella centrale che va dai 35 ai 45, sicuramente la coorte che beneficia di un più facile 
accesso al training professionale, con una presenza costante nel tempo attorno al 40%. 
 
Molto interessante risulta essere un dato: nei quattro anni precedenti le uniche due classi di età sovra 
rappresentate, seppur con intensità differenti, sono sempre state quelle che vanno dai 25 ai 34 e dai 35 ai 
ппΣ ƳŜƴǘǊŜ ƴŜƭ нлмл ǎƛ ŀǎǎƛǎǘŜ ŀŘ ǳƴ ƎǊŀŘǳŀƭŜ ǎǇƻǎǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ǾŜǊǎƻ ŜǘŁ ǇƛǴ ŜƭŜǾŀǘŜΣ ƛƴ 
ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭƻ ор-55. È anche vero che nelle forze di lavoro si assiste ad un innalzamento medio 
ŘŜƭƭΩŜǘŁΣ Ƴŀ ƭŀ ǎƻvra rappresentazione, ŎƘŜ ǎƛ ǎǇƻǎǘŀ ŀƴŎƘΩŜǎǎŀ ǾŜǊǎƻ ŦŀǎŎŜ Řƛ ŜǘŁ ǇƛǴ ŀƭǘŜΣ ƭŀǎŎƛŀ ƛƴtravedere 
come il target che la formazione individua sia per quasi il 70% di età compresa tra i 35 e i 55 anni, ben 7 
punti percentuali oltre la proporzione con le forze di lavoro. 
Un altro elemento di disallineamento tra forze di lavoro e aule, viene riscontrato osservando i rispettivi 
insiemi attraverso la variabile titolo di studio: sembra ormai stabile nel tempo il dato che mostra come 
siano i lavoratori maggiormente scolarizzati ad avere un accesso più facile alla formazione continua. I 
ǇƻǎǎŜǎǎƻǊƛ Řƛ ŘƛǇƭƻƳŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ǎƻƳƳŀǘƛ ŀƛ ƭŀǳǊŜŀǘƛΣ ƴŜƭƭΩŀǊŎƻ ǘŜƳǇƻǊŀƭŜ ŀ ƴƻǎǘǊŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜΣ Ƙŀƴƴƻ Ŧŀǘǘƻ 
registrare proporzioni maggiori rispetto alla norma, dai 12 ai 19 punti percentuali, a discapito di chi, forse, 
avrebbe più bisogno di formazione ovvero le fasce formalmente meno istruite. In particolare si rileva come 
ad essere molto penalizzati siano i possessori del solo titolo di scuola media inferiore, ed in seconda battuta 
i titolari di una qualifica professionale. 
¦ƴΩŀƭǘǊŀ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀƴǘŜ ǇŜǊ ŀǾŜǊŜ ŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǎŜƳōǊŀ ŜǎǎŜǊŜ ƭŀ ŎƛǘǘŀŘƛƴŀƴȊŀ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊŜΣ 
concetto questo ormai acquisito già dai primi rapporti. Continua ad essere raggiunto maggiormente il 
lavoratore italiano a svantaggio dei lavoratori stranieri soprattutto extra UE e, negli ultimi tre anni, anche a 
dispetto degli stranieri appartenenti alla comunità europea. Dal 2006 ad oggi la presenza Italiana in aula 
ǾŜŘŜ ŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ƭŀ ŦƻǊōƛŎŜ Ŏƻƴ ƭŀ ǎǳŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ŦƻǊȊŜ Řƛ ƭŀǾƻǊƻΣ ŀǘǘŜǎtandosi stabilmente 
dagli ultimi due avvisi 10 punti percentuali oltre la norma. Tale fenomeno è dovuto sicuramente alla stretta 
connessione che intercorre tra tale parametro ed il livello di scolarizzazione, come noto inferiore nei 
lavoratori stranieri, ma sempre più il driver della formazione. 
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Tav. 4.1 - Confronto fra la composizione delle Forze di lavoro (Istat) e partecipazioni (composizione percentuale di colonna) 

SESSO 
FDL   PARTECIPAZIONI 

2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010 

Maschi 51,90 52,40 52,50 51,30 51,42   66,00 65,20 69,00 64,80 63,72 

Femmine 48,10 47,60 47,50 48,70 48,58   34,00 34,80 31,00 35,20 36,28 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

CLASSI DI ETÀ 
FDL   PARTECIPAZIONI 

2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010 

15 - 24 7,4 6,8 7,0 6,1 5,6   3,3 2,7 2,4 2,0 2,2 

25 - 34 27,6 27,1 26,0 24,7 23,3   29,0 30,8 27,0 26,4 22,8 

35 - 44 33,2 33,0 32,8 33,8 34,2   40,3 40,5 40,8 41,1 39,2 

45 - 54 24,3 24,8 26,0 26,4 27,4   22,1 21,6 24,9 25,2 29,5 

55 - 64 7,1 7,9 7,8 8,6 9,0   5,3 4,3 4,8 5,2 6,3 

65 + 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4   0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TITOLO DI STUDIO 
FDL   PARTECIPAZIONI 

2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010 

Nessun titolo/licenza elementare 5,8 5,2 5,1 4,7 4,5   4,0 3,3 1,9 1,8 1,3 

Licenza media 29,8 29,8 29,1 28,1 27,8   25,0 17,7 21,8 17,7 20,2 

Qualifica professionale 10,1 10,2 9,7 9,5 9,7   4,3 5,0 5,2 4,0 5,9 

Diploma di scuola media superiore 40,3 40,4 41,0 41,8 42,8   48,1 51,2 48,9 50,5 49,9 

Laurea e successive specializzazioni 14,1 14,4 15,1 15,9 15,2   18,6 22,9 22,2 26,0 22,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

CITTADINANZA 
FDL   PARTECIPAZIONI 

2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010 

Italiana 90,8 90,4 88,7 87,1 86,2   95,0 96,3 96,9 97,1 96,5 

Paesi UE 0,7 1,3 2,2 3,1 3,4   4,1 2,4 0,6 0,9 1,2 

Paesi Extra UE 8,5 8,2 9,1 9,8 10,4   0,9 1,3 2,5 2,0 2,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

QUALIFICA 
FDL   PARTECIPAZIONI 

2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010 

Dirigente 3,3 3,4 3,3 2,9 2,7   - - - - - 

Quadro 8,5 7,7 7,2 7,6 7,3   4,8 5,2 6,8 7,6 5,8 

Impiegato 41,8 42,5 43,4 43,4 42,6   58,4 67,3 60,2 65,3 63,0 

Operaio 47,6 47,5 47,6 47,1 48,4   36,8 27,5 33,0 27,0 31,2 

Apprendista 2,0 2,3 1,9 1,8 1,7   - - - - - 

Lav.a domicilio 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1   - - - - - 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

SETTORE 
FDL   PARTECIPAZIONI 

2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010 

Agricoltura 1,9 1,9 1,7 1,7 1,8   - - - 0,0 0,4 

Industria 38,3 38,6 37,3 36,9 36,8   80,3 81,9 81,6 73,5 68,4 

Servizi 59,8 59,5 60,9 61,4 61,4   19,7 18,1 18,4 26,5 31,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

CONTRATTO9 
FDL   PARTECIPAZIONI 

2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010 

TD 11,8 12,7 12,3 11,4 13,0   11,5 8,2 6,5 5,5 7,4 

TI 88,2 87,3 87,7 88,6 87,0   88,5 91,8 93,5 94,5 92,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro Istat (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
Risultati, se non speculari, almeno altamente correlati a quelli desunti dallΩanalisi del livello di istruzione, li 
possiamo ottenere dallΩanalisi per qualifica. Come previsto dal Fondo, notiamo come la formazione sia 
destinata esclusivamente ed in ordine di rappresentanza nel 2010, agli impiegati nel 63% dei casi, per il 31% 
dei casi agli operai ed ai quadri per il restante 5,8% delle circostanze. È importante rilevare come le 
proporzioni, da questo punto di analisi, siano fortemente rivoluzionate se messe in relazione con quelle dei 
lavoratori regionali. Infatti le aule risultano composte in misura eccessiva da impiegati, nellΩordine dei 20 
punti percentuali in più nellΩultimo anno, e con oscillazioni tra i 16 e i 25 punti percentuali in eccesso 
nellΩintero quinquennio. Ad essere penalizzate con proporzioni quasi speculari sono le quote degli operai, 

                                                           
9
 bŜƭ ŎƻƎƭƛŜǊŜ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ Řƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ ǘǊŀ ƭŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ŎƻƴǘǊŀǘǘƻΣ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ ŦƻǊȊŜ Řƛ ƭŀǾƻǊƻΣ ŀōōƛŀƳƻ 

considerato come totale la somma dei tempi determinati e tempi indeterminati trascurando nel confronto le altre 
forme contrattuali. 
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che nel 2010 sono circa 17 punti percentuali al di sotto della proporzione con i lavoratori della regione e 
sempre sottorappresentate, nel quinquennio, nellΩordine dei 10-20 punti percentuali. 
Prima di entrare nel vivo del confronto per contratto di lavoro è opportuno ricordare come 
lΩaccantonamento dello 0,30 destinato al finanziamento delle attività formative di Fondimpresa, sia 
strettamente limitato alla frazione subordinata dei lavoratori. Ciò premesso il confronto tra Fdl e 
partecipazioni si è concentrato sulle due maggiori componenti che coprono peraltro il 98% dei casi: i 
contratti a tempo determinato e a tempo Indeterminato. Al di là delle pressoché irrilevanti quote dei 
contratti di tipo part-time e non standard, trascurati in questa trattazione, la formazione sembra essere 
dedicata esclusivamente ai lavoratori con contratti a tempo determinato, per il 7,4% nel 2010, e 
soprattutto ai lavoratori a tempo indeterminato nel 92,6% dei casi nel medesimo anno. LΩattività formativa 
nellΩultimo avviso ha interessato un lavoratore a tempo determinato ogni 12 a tempo indeterminato, 
proporzione in lieve controtendenza nellΩultimo anno ma decisamente in crescita se si considerano i cinque 
anni. Stabile il disallineamento con lΩuniverso dei lavoratori che prevede un rapporto tra lavoratori a tempo 
indeterminato e tempo determinato di circa 7 a 1.  
Si inizia quindi a delineare il profilo medio del lavoratore/allievo di Fondimpresa, come quello di un 
lavoratore di sesso maschile, tra i 35 e i 44 anni, di cittadinanza italiana, con titolo di studio superiore alla 
licenza media, con qualifica impiegatizia e contratto a tempo indeterminato nel settore dellΩindustria.  
Interessante quindi rilevare anche come il Fondo attragga da sempre prevalentemente aziende del settore 
Industriale, sebbene in sensibile diminuzione negli ultimi due anni quando da una presenza dellΩ 81,6 % del 
2008 si è passati a quella del 68,4% del 2010. Essendo praticamente inconsistenti le presenze di 
provenienza agricola, tale calo del settore industriale si è registrato a vantaggio del comparto dei servizi 
che, sempre al di sotto del 20% fino al 2008, è arrivato al 31,2% dellΩultimo avviso.  
Nonostante le recenti evoluzioni, resta comunque evidente la vocazione industriale del fondo in quanto 
rimangono sensibilmente invertite le proporzioni delle partecipazioni rispetto a quelle delle forze di lavoro 
appartenenti ai due comparti. 

 
4.1.1 - UnΩintensità formativa sempre più polarizzata 

 
Dopo una prima panoramica sulle caratteristiche principali delle lavoratrici e dei lavoratori beneficiari di 
formazione, cerchiamo di trarre le prime conclusioni anche nel merito dellΩintensità dellΩattività formativa 
a cui sono stati sottoposti.  
Notiamo dapprima, come già accennato nei capitoli precedenti, una sostanziale riduzione delle ore di corso 
medie effettive. Tale riduzione, esaminata attraverso una verifica di genere, interessa entrambi i sessi ma in 
misura maggiore quello forte che vede ridursi le ore di corso di oltre quattro unità. Si ripropone quindi 
come nel 2008, ed in maniera più evidente, la forbice tra intensità formativa tra lavoratori e lavoratrici. 
Come due anni fa, infatti, le lavoratrici hanno la possibilità di usufruire di ben 2,2 ore di corso effettive in 
più rispetto alle 16 degli uomini. Ovviamente, anche sotto il punto di vista dellΩampiezza dei corsi, il genere 
femminile gode maggiormente dei corsi più lunghi, mentre la componente maschile prevale nei corsi di più 
breve durata. Inoltre, nonostante la riduzione dei multi corso dellΩultimo anno, tale riduzione non scalfisce 
comunque la maggiore possibilità che la componente femminile ha di partecipare a più corsi. Il 25% delle 
donne partecipa infatti a più di un corso, contro il 21% dei lavoratori maschi, valori al di sotto dello scorso 
anno, ma comunque differenti per uomini e donne. Le lavoratrici, già leggermente avvantaggiate rispetto 
agli uomini nellΩaccesso alla formazione, vedono tradurre questa maggiore possibilità anche in una 
maggiore intensità formativa. La probabile causa di tale differenza di opportunità va ricercata in un diverso 
livello di scolarizzazione delle donne.  
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Tav.4.2 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e classi di età quinquennali (valori medi) 

ETAΩ(classi decennali) 

2008 2009 2010 

ORE DI CORSO EFFETTIVE 

Media 

15-24 anni 19,4 21,0 16,8 

25-34 anni 18,6 20,9 17,3 

35-44 anni 18,9 20,4 17,5 

45-54 anni 17,7 19,5 15,9 

55-64 anni 16,8 18,3 14,5 

65 + 18,4 19,6 15,3 

Totale 18,4 20,2 16,8 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

  
Tav.4.3 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e classi di età quinquennali (valori medi) 

ETAΩ(classi 
decennali) 

2009   2010 

DISTRIBUZIONE AMPIEZZA DEI CORSI 
  

DISTRIBUAZIONE AMPIEZZA DEI CORSI 
  

0 1-10 11-20 21-30 31- 40 41-50 50+ Tot   0 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 50+ Tot 

15-24 anni 3,0 1,6 1,8 2,0 1,1 1,5 2,9 1,8   3,0 2,4 2,4 1,2 1,8 2,3 6,7 2,2 

25-34 anni 18,6 25,5 28,8 29,6 28,7 24,9 26,4 27,3   21,6 20,3 24,5 25,9 22,5 21,0 29,7 23,2 

35-44 anni 46,0 39,2 41,5 42,6 41,2 52,8 41,3 41,5   31,7 36,4 39,5 40,4 43,1 52,7 39,4 39,4 

45-54 anni 25,7 27,8 23,1 21,4 24,6 16,6 26,1 24,4   34,7 33,2 27,9 27,7 28,8 20,5 19,5 29,3 

55-64 anni 6,1 5,9 4,7 4,5 4,2 3,9 3,3 4,9   8,9 7,7 5,6 4,8 3,6 3,5 4,7 5,8 

65 + 0,6 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1   0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
 
Tav.4.4 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e classi di età quinquennali (valori medi) 

ETAΩ(classi decennali) 

2009   2010 

LAVORATORI PER NUMERO   LAVORATORI PER NUMERO 

DI PARTECIPAZIONI   DI PARTECIPAZIONI 

1 2-3 4-5 5+ Totale   1 2-3 4-5 5+ Totale 

15-24 anni 2,2 2,3 0,0 0,8 2,2   1,6 2,9 4,3 0,0 1,9 

25-34 anni 26,1 26,3 25,5 28,4 26,2   21,7 25,7 11,8 28,6 22,4 

35-44 anni 39,9 41,1 48,9 37,5 40,5   39,0 39,5 45,4 33,3 39,1 

45-54 anni 26,0 24,8 22,9 25,0 25,5   30,8 26,6 34,6 25,2 30,0 

55-64 anni 5,7 5,3 2,7 8,3 5,5   6,8 5,3 4,0 12,9 6,5 

65 + 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1   0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Anche la maggior possibilità di accesso alla formazione delle fasce di età intermedie (25-34 e 35-44) 
registrata iƴ ǇǊŜŎŜŘŜƴȊŀΣ ǎƛ ǘǊŀŘǳŎŜ ƛƴ ǳƴΩintensità formativa maggiore e in un numero medio di ore corso 
effettive leggermente sopra la norma, ma evidente in tutti gli anni a disposizione. Anche monitorando 
lΩampiezza dei corsi si intuisce un presenza maggiore delle fasce intermedie di età ai corsi più lunghi, 
dinamica che si inverte soprattutto nelle fasce di età meno giovani, più avvezze a corsi brevi.  
Anche ad una disamina svolta per titolo di studio ci accorgiamo come ad un maggior livello di istruzione si 
accompagna un maggior numero di ore effettive di formazione, 17,8 e 18,8 rispettivamente per diplomati e 
laureati contro 11,8 e 13 ore circa rispettivamente in assenza di titolo di studio/licenza elementare e per 
licenze medie/qualifiche professionali. Anche in questo caso riscontriamo una maggior polarizzazione della 
formazione sulle fasce di lavoratori che, in virtù di una maggior istruzione, hanno un accesso privilegiato al 
miglioramento delle conoscenze. Medesimo fenomeno accade sotto il punto di vista dellΩintensità della 
formazione multi corso e spalmata su corsi più ampi man mano che si sale nel ranking dei titoli di studio. 
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Tav.4.5 - Ore di partecipazione ad azioni formative titolo di studio (valori medi) 

TITOLO DI STUDIO  

2008 2009 2010 

ORE DI CORSO EFFETTIVE 

Media 

Nessun titolo/licenza elementare 17,2 20,4 11,8 

Licenza media 15,2 16,0 13,4 

Qualifica professionale 15,7 19,4 13,2 

Diploma di scuola media superiore 19,4 21,3 17,8 

Laurea e successive specializzazioni 20,1 21,1 18,8 

Totale 18,4 20,2 16,8 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Tav.4.6 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno titolo di studio (valori medi) 

TITOLO DI STUDIO  

2009 2010 

DISTRIBUAZIONE AMPIEZZA DEI CORSI DISTRIBUAZIONE AMPIEZZA DEI CORSI 

0 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 50+ Tot 0 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 50+ Tot 

Nessun titolo/lic. elementare 2,1 1,8 1,0 0,9 1,5 3,1 1,9 1,5 2,0 1,4 1,3 0,3 0,7 0,0 0,0 1,0 

Licenza media 23,6 24,0 13,2 5,2 11,3 6,9 13,2 14,9 35,6 26,5 18,8 9,1 9,7 11,7 17,6 18,4 

Qualifica professionale 3,0 5,1 3,0 3,7 5,5 10,3 1,8 4,2 8,6 5,6 6,5 4,7 2,2 0,3 0,0 5,2 

Diploma di scuola media sup. 46,2 46,9 52,2 56,5 53,6 49,5 58,5 51,7 40,3 47,8 51,8 58,0 60,3 48,4 57,1 52,5 

Laurea e succ. specializzazioni 25,1 22,1 30,6 33,7 28,1 30,1 24,6 27,8 13,5 18,7 21,5 27,9 27,3 39,5 25,2 22,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Tav.4.7 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno titolo di studio (valori medi) 

TITOLO DI STUDIO  

2009 2010 

LAVORATORI PER NUMERO LAVORATORI PER NUMERO 

DI PARTECIPAZIONI DI PARTECIPAZIONI 

1 2-3 4-5 5+ Totale 1 2-3 4-5 5+ Totale 

Nessun titolo/licenza elementare 71,1 28,9 0,0 0,0 100,0 94,3 5,7 0,0 0,0 100,0 

Licenza media 76,2 22,6 1,1 0,1 100,0 86,2 12,8 0,7 0,3 100,0 

Qualifica professionale 72,8 25,0 2,2 0,0 100,0 79,0 19,1 1,9 0,0 100,0 

Diploma di scuola media superiore 66,8 27,7 4,3 1,2 100,0 75,3 21,8 2,1 0,8 100,0 

Laurea e successive specializzazioni 61,9 30,0 5,6 2,5 100,0 71,7 26,5 1,5 0,2 100,0 

Totale 68,0 27,1 3,8 1,2 100,0 77,5 20,4 1,6 0,5 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Questo dato particolarmente evidente offre importanti conferme sullΩipotesi esplicativa del fenomeno che 
pervade tutta la trattazione: le figure più predisposte a seguire lezioni in un contesto formativo in quanto 
più scolarizzate, come donne e giovani, non solo hanno una maggior possibilità di accesso ad essa ma 
vengono sottoposte anche ad una maggiore intensità del training e come vedremo in seguito anche ad una 
maggior varietà di contenuti formativi. Si delinea sempre più il ruolo di driver dellΩistruzione, peraltro 
dominante rispetto alle altre variabili, nellΩaccesso alla formazione ma anche nel determinare il livello di 
intensità del training.  
Infine, anche in relazione alla cittadinanza, si nota una netta differenza di ore corso effettive medie; italiani 
e appartenenti alla comunità europea beneficiano in media di oltre 16,9 ore di corso effettive contro le 13,7 
degli extracomunitari. Questi ultimi sono anche coinvolti su un numero di corsi minore e di ampiezza 
ridotta, ad ulteriore dimostrazione che un accesso più facile si traduce anche in una formazione più intensa.  
 
4.2- Il profilo socio anagrafico 

 
Focalizzando, in questo paragrafo, lΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩanalisi sui parametri socio anagrafici, reintroduciamo 
per dare organicità alla trattazione, valori già emersi in precedenti capitoli: su un totale di 5.716 
ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ƴŜƭ нлмл Ƙŀƴƴƻ ǊƛŜƳǇƛǘƻ ƭŜ ŀǳƭŜΣ ŀƭƭΩŀǇǇŜƭƭƻ Ƙŀ ǊƛǎǇƻǎǘƻ ǳƴ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊŜ Řƛ ǎŜǎǎƻ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜ 
ogni due di sesso maschile. Il dato, sebbene in lieve miglioramento in unΩottica di pari opportunità, come 
riportato in precedenza, appare ancora squilibrato rispetto allΩuniverso dei lavoratori regionali.  
Al proposito è importante fare una precisazione ribadendo quanto emerso nel capitolo due, ovvero che tale 
risultato è attribuibile ad una disparità di genere già presente a monte negli organici aziendali e non al 
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meccanismo di selezione degli allievi. Deve essere assolutamente chiaro che uomini e donne fanno 
registrare sostanzialmente le medesime possibilità di accesso alla formazione e i lievi scostamenti registrati 
sono addirittura a favore della componente femminile.  
 
Tav. 4.8 - Composizione partecipazioni ad azioni formative per sesso ed anno (dati assoluti, composizione percentuale) 

SESSO 
    2008 2009 2010 

    N % N % N % 

Maschi     5.407 69,0 3.998 64,8 3.642 63,7 

Femmine     2.426 31,0 2.174 35,2 2.074 36,3 

Totale     7.833 100,0 6.172 100,0 5.716 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
 

Riproponiamo a conferma di ciò un esercizio già svolto nel capitolo due: nelle Tavv. 2.4-5, è possibile 
osservare infatti come la classe femminile dei lavoratori formati, se confrontata con lΩomologa classe degli 
organici delle aziende beneficiarie, sia abbondantemente allineata ad essa, se non maggiormente premiata 
soprattutto nel 2010.  
Gli uomini in aula, nei vari anni a disposizione, appaiono decisamente meno scolarizzati delle donne; infatti, 
se si prende in esame solo lΩultimo avviso, lΩ82% delle lavoratrici formate ha un titolo di studio superiore al 
diploma, contro il 67% circa degli uomini, che prevalgono di contro nelle fasce meno istruite. 
La scolarizzazione dei lavoratori formati, peraltro, ripercorre lΩevoluzione della società riguardo a questo 
tema, con livelli più elevati tra i giovani rispetto alle fasce più mature. Sotto tale punto di vista la 
composizione delle aule risulta essere formata per circa il 50% da diplomati, in calo sul 2009 e sul 2008, e 
da laureati per il 22%, in calo rispetto al 2009; più di sette persone su dieci sono in possesso di un titolo di 
studio superiore al diploma, mentre il 20% detiene solo la licenza media e solo il 6% una qualifica 
professionale, dato in aumento sul 2009.  
Non sorprende affatto anche il dato che evidenzia come in Italia i lavoratori coinvolti in attività formative 
siano in media più anziani degli stranieri, soprattutto di quelli extra UE, e che tale forbice sembri in 
aumento, il tutto a causa del fatto che il processo migratorio ha coinvolto e coinvolge tuttora fasce 
mediamente più giovani rispetto allΩetà media degli italiani.  
Anche i settori di provenienza dei lavoratori si prestano ad una disamina di genere: settori a chiara 
caratterizzazione maschile sono quello meccanico, quello edile e quello dei trasporti; a prevalenza 
femminile sono invece i settori tessile, del commercio e dei servizi.  
Infine, come fatto notare nel dettaglio nel paragrafo precedente, nellΩǳƭǘƛƳƻ ŀǾǾƛǎƻ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ 
sembra premiare maggiormente il sesso debole con un numero maggiore di ore di corso; si rileva infatti che 
la popolazione femminile ha frequentato un maggior numero di corsi, nonché mediamente più lunghi, 
rispetto agli uomini; questa dinamica è in linea con il suo livello di scolarizzazione in media più alto di quello 
maschile sia tra i formati, sia tra le forze di lavoro.  
 
4.3 - Formazione e collocazione aziendale del lavoratore 

 
In questo paragrafo continueremo la nostra analisi parallela dei volumi fatti registrare dalla formazione e 
dellΩintensità con la quale viene erogata, concentrandoci sulle caratteristiche lavorative dei beneficiari, 
quali la tipologia di contratto di lavoro, lΩinquadramento professionale, lΩarea funzionale e lΩanzianità 
aziendale. 
 
4.3.1 - Il contratto di lavoro 

 
Entrando nel merito delle tipologie contrattuali rinvenute nelle attività formative finanziate da 
Fondimpresa, richiamiamo un concetto già espresso al momento del confronto tra forze di lavoro e 
tipologie contrattuali ovvero che lΩoggetto della nostra analisi, in virtù del meccanismo di finanziamento del 
fondo, è circoscritto alla sola componente dei lavoratori subordinati. In questo caso allargheremo la 
trattazione anche alle tipologie subordinate di minor rilevanza. 
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In accordo con gli andamenti dettati dal periodo di crisi economica, anche tra le partecipazioni ai corsi si 
riscontra, tra il 2009 e il 2010, una flessione della porzione di contratti stabili ovvero a tempo 
indeterminato: infatti da una percentuale pari al 92,8% raggiunta nel penultimo avviso si è passati ad un 
valore pari al 90,9% dei casi, con una riduzione dellΩordine di 2 punti percentuali circa. Di contro sono 
aumentate, praticamente in egual misura, le presenze in aula di lavoratori a tempo determinato passando 
da una quota del 5,4% a quella del 7,2% nello stesso intervallo temporale, innescando una controtendenza 
rispetto a quanto visto negli anni precedenti. 
 
 Tav. 4.9 - Partecipazioni ad azioni formative per sesso, anno e tipologia contrattuale (composizione percentuale di colonna) 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

2008 2009 2010 

SESSO SESSO SESSO 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Contratto a tempo determinato 5,0 9,6 6,4 4,2 7,6 5,4 5,7 10,0 7,2 

Contratto a tempo indeterminato  93,8 87,3 91,8 94,8 89,2 92,8 93,3 86,7 90,9 

Contratto di lavoro a tempo parziale 0,1 2,1 0,7 0,2 1,4 0,6 0,4 2,2 1,0 

Cassa integrazione guadagni 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

Contratto di inserimento 0,7 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,1 0,2 0,1 

Contratto di lavoro intermittente 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 

Contratto di lavoro ripartito 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Apprendisti 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 0,5 

Contratto a progetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Mobilità 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lavoratore disoccupato 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Il sesso debole, seppur maggiormente scolarizzato, quindi maggiormente fornito dei requisiti che agevolano 
lΩaccesso alla formazione, sembra riuscire ad opporre meno resistenza alle dinamiche contrattuali imposte 
dalla crisi. Infatti la maggior precarietà portata dal peggioramento della situazione economica, si ripercuote 
maggiormente sulla componente femminile che nei contratti a tempo determinato accumula 2,4 punti 
percentuali di precarietà contro 1,5 punti degli uomini. Nello stesso periodo le lavoratrici incassano quasi 
un altro punto percentuale di precarietà tramite i contratti di tipo part-time, contratti che penalizzano solo 
lievemente il sesso forte, confermandosi a vocazione prevalentemente femminile.  
Ad un esame delle tipologie contrattuali, effettuato per classi di età, è possibile notare come vengano 
ricalcate le moderne dinamiche del mercato del lavoro. Infatti, come prevedibile, nelle classi più giovani e 
specialmente tra i 15 e i 24 anni, ma anche tra i 25 e i 34, si assottiglia il gap tra contratti a tempo 
indeterminato e quelli ŀ ǘŜƳǇƻ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƻΦ LƴƛȊƛŀ ǉǳƛƴŘƛ ŀ ŦŀǊǎƛ ƭŀǊƎƻ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ŦƻƴŘƛ ƭŀ 
componente precaria dei lavoratori prodotta dalle politiche intervenute in materia di flessibilità.  
Ovviamente i contratti tendenzialmente più stabili, anche nellΩultimo avviso e come negli anni passati, si 
accompagnano ad un inquadramento più alto, sia per questioni temporali ma anche per questioni di 
opportunità. Abbiamo infatti imparato nel tempo che allΩincirca più del 95% dei quadri e degli impiegati 
direttivi è a tempo indeterminato, e la quota rimanente è prevalentemente a tempo determinato. La quota 
dei tempi indeterminati scende generalmente nelle fasce operaie soprattutto in quelle non qualificate dove 
si attesta nel 2009 e nel 2010 al 90%. EΩquindi assolutamente intuitivo il fatto che, per raggiungere livelli di 
inquadramento più alti, ƛƭ ǘŜƳǇƻ ǎƛŀ ǳƴ ŦŀǘǘƻǊŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀƴǘŜ ŎƻƳŜ ŘΩŀƭǘǊƻƴŘŜ ŀƴŎƘŜ ƛl livello di 
insostituibilità del lavoratore. In altre parole si sta sostenendo che ƴƻƴ ŝ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƛƭŜ άŎƻƴǘǊŀǘǘƻέ, per 
quanto importante nel fornire indizi al proposito, a discriminare i lavoratori da mandare o meno in 
formazione, quanto piuttosto il meccanismo di inclusione lavorativa, oltre che dal meccanismo intrinseco 
dei bandi. Ovviamente lΩinclusione lavorativa, che ad oggi sembra via via penalizzare le fasce di lavoratori 
più giovani, dipende a sua volta dal livello di istruzione e purtroppo dalla appartenenza o meno al genere 
femminile. 
Importante rilevare in questa disamina come la componente impiegatizia di tipo tecnico-amministrativo, 
notoriamente a prevalenza femminile sia, sotto questo punto di vista, più simile a quella degli operai che a 
quella degli impiegati direttivi o dei quadri, facendo registrare nel 2010 una tipologia contrattuale non 
standard nel 12% dei partecipanti. Analoga osservazione ma più netta e costante nel tempo è possibile fare 
da una prospettiva settoriale attraverso la quale è possibile notare come le partecipazioni provenienti dal 
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settore dei servizi siano più provvisorie, anche qui molto probabilmente a causa della forte componente 
femminile.  
Infine è importante dire che nemmeno lΩintensità dellΩazione formativa sembra essere relazionata al tipo di 
inquadramento contrattuale della partecipazione. 
 
4.3.2 - lΩinquadramento professionale 

 
LΩƛƴǉǳŀŘǊŀƳŜƴǘƻ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ ŘŜƛ ŦƻǊƳŀǘƛ ǊƛŎŀƭŎŀ ƛƴ ǘǳǘǘƻ Ŝ ǇŜǊ ǘǳǘǘƻ ƛƭ ƭƻǊƻ ƭƛǾŜƭƭƻ Řƛ ǎŎƻƭŀǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜΥ ŎƻƳΩŝ 
prevedibile che accada anche nellΩinsieme delle forze di lavoro, la correlazione diretta tra titoli di studio e 
inquadramento fa si che scolarizzazioni di livello più basso facciano capo alle figure operaie, quelle di livello 
più alto, menzionandole in ordine crescente, alle figure impiegatizie di tipo tecnico amministrativo, di tipo 
direttivo ed infine ai quadri. Ciò premesso, se durante la trattazione abbiamo individuato nel livello di 
scolarizzazione un importante driver che guida le scelte in merito alle partecipazioni, possiamo dedurre che 
indirettamente anche lΩinquadramento professionale influenza la formazione delle aule. Come abbiamo già 
visto nel parallelo con le forze di lavoro, la componente impiegatizia è decisamente sovra rappresentata a 
discapito di quella opŜǊŀƛŀ ŀƭ Řƛ ǎƻǘǘƻ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻǇƻǊȊƛƻƴƛ ǊƛŎƻǇŜǊǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩinsieme dei lavoratori.  
 
Tav. 4.10 - Partecipazioni ad azioni formative per sesso, anno e inquadramento (composizione percentuale di colonna) 

INQUADRAMENTO 

2008 2009 2010 

SESSO SESSO SESSO 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Quadro 7,7 4,9 6,8 8,8 5,5 7,6 7,2 3,3 5,8 

Impiegato direttivo 8,6 6,3 7,9 10,7 7,1 9,4 8,5 6,2 7,7 

Impiegato amministrativo e tecnico 43,8 71,2 52,3 46,6 73,0 55,9 44,7 74,0 55,3 

Operaio qualificato 21,0 8,9 17,2 19,8 7,4 15,5 23,8 5,5 17,2 

Operaio generico 18,9 8,7 15,8 14,1 7,0 11,6 15,8 11,0 14,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Quella impiegatizia anche nellΩultimo avviso si conferma inoltre come la componente preponderante con il 
55,3 di presenze di tipo tecnico amministrativo, e con il 7,7% della frazione di tipo direttiva. Si nota un 
leggero calo nel biennio 2009-2010 imputabile soprattutto alle presenze impiegatizie di tipo direttivo. 
Segue la componente operaia che si attesta rispettivamente al 17,2% con la frazione degli operai qualificati 
e al 14% di quella degli operai generici, entrambe in aumento nellΩultimo biennio. Nettamente minori il 
peso dei quadri, pari al 5,8% del totale ed in calo rispetto al 2009.  
A livello di inquadramento è chiaro anche allΩinterno delle partecipazioni quanto già accade allΩinterno delle 
forze di lavoro: le donne hanno un inquadramento prettamente impiegatizio di tipo amministrativo tecnico, 
mentre gli uomini prevalgono nettamente sia allΩinterno delle fasce operaie sia nelle categorie impiegato 
direttivo e quadro.  
Una visione per classe di età dei formati conferma come i quadri e gli impiegati direttivi, ma anche gli 
operai specializzati siano, in linea con i percorsi di carriera, spostati nelle fasce più alte di età mentre gli 
operai generici e soprattutto gli impiegati amministrativi e tecnici sono in media più giovani.  
Le partecipazioni degli inquadramenti più alti sono tutte esclusivamente di provenienza italiana, mentre 
nelle figure operaie soprattutto tra gli operai generici il 10% circa è di origine straniera, e 2 su 3 sono 
extracomunitari. 
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Tav. 4.11 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e classi di età quinquennali (valori medi) 

INQUADRAMENTO 

2008 2009 2010 

ORE DI CORSO EFFETTIVE 

Media 

Quadro 18,3 22,1 16,7 

Impiegato direttivo 17,0 19,5 17,6 

Impiegato amministrativo e tecnico 20,8 22,3 18,8 

Operaio qualificato 15,8 15,3 13,5 

Operaio generico 14,4 16,2 12,5 

Totale 18,4 20,2 16,8 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Monitorando la quantità di formazione dalla prospettiva dellΩinquadramento si può affermare con relativa 
certezza che le fasce con un inquadramento più alto beneficiano in media di un numero maggiore di ore di 
corso effettive, e che viceversa i profili più bassi si devono accontentare di una formazione più contenuta. 
 
Tav. 4.12 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e classi di età quinquennali (valori medi) 

INQUADRAMENTO 

2009   2010 

DISTRIBUAZIONE AMPIEZZA DEI CORSI   DISTRIBUAZIONE AMPIEZZA DEI CORSI 

0 
1-
10 

11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

50+ Tot   0 1-10 
11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

50+ Tot 

Quadro 7,4 6,0 8,8 11,2 9,4 7,1 9,3 8,4   4,5 7,5 5,6 6,1 7,2 1,5 1,4 6,2 

Impiegato direttivo 9,7 10,2 11 10 10,4 9,7 7,2 10,2   5,7 6,2 8,4 10,1 7,3 7,7 8,0 7,8 

Impiegato amministr. tecnico 47,9 45,3 62,7 68,1 66,3 66,6 62,6 58,6   37,0 46,4 58,5 68,2 70,4 84,5 72,6 58,6 

Operaio qualificato 20,6 24,5 10,5 7,4 9,9 9,9 10,7 14,3   24,4 24,5 15,0 9,5 9,8 4,1 8,1 15,8 

Operaio generico 14,5 13,9 7,0 3,2 4,0 6,7 10,1 8,4   28,4 15,3 12,6 6,1 5,3 2,1 9,9 11,5 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Tav. 4.13 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e classi di età quinquennali (valori medi) 

INQUADRAMENTO 

2009   2010 

LAVORATORI PER NUMERO   LAVORATORI PER NUMERO 

DI PARTECIPAZIONI   DI PARTECIPAZIONI 

1 2-3 4-5 5+ Totale   1 2-3 4-5 5+ Totale 

Quadro 60,6 29,1 7,9 2,4 100,0   64,5 32,7 1,8 0,9 100,0 

Impiegato direttivo 55,6 35,7 4,8 3,9 100,0   76,4 20,8 2,5 0,3 100,0 

Impiegato amministrativo e tecnico 67,2 26,5 5,0 1,4 100,0   73,7 23,4 2,2 0,7 100,0 

Operaio qualificato 76,6 22,7 0,7 0,0 100,0   85,8 13,7 0,1 0,4 100,0 

Operaio generico 69,9 29,5 0,6 0,0 100,0   84,7 14,2 1,0 0,0 100,0 

Totale 68,0 27,0 3,7 1,2 100,0   77,5 20,4 1,6 0,5 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
EΩperaltro evidente anche come la fascia impiegatizia di tipo tecnico amministrativo sia lΩunica fuori dallo 
schema, in quanto gode della maggior intensità formativa in assoluto, con 18,8 ore di corso medie. Si 
intravede quindi nettamente, una maggior possibilità di accesso alla formazione che interessa tale tipo di 
inquadramento combinata ad una maggior intensità formativa. Anche lΩampiezza dei corsi è decisamente 
maggiore per tale inquadramento e molto ridotta per le fasce operaie. Il numero di partecipazioni per 
lavoratore o, in altre parole, il numero di corsi per allievo sembrano muoversi secondo una forte 
correlazione diretta: allΩaumentare del livello di inquadramento sale il numero di corsi per lavoratore e 
viceversa, quindi le figure più alte hanno la possibilità di formarsi in più occasioni rispetto alle più basse. 
Ipotizziamo quindi da parte delle aziende una sorta di preferenza di investimento sulle figure più alte, più 
scolarizzate, più diffƛŎƛƭƳŜƴǘŜ ǎƻǎǘƛǘǳƛōƛƭƛ Ŝ ǇǊƻōŀōƛƭƳŜƴǘŜ ǇƛǴ ǊŀŘƛŎŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀΦ 
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Tav. 4.14 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e inquadramento (valori medi) 

INQUADRAMENTO 

2008 2009 2010 

Numero di partecipazioni per allievo Numero di partecipazioni per allievo Numero di partecipazioni per allievo 

1  2 - 3 4 - 5 +5 Tot 1  2 - 3 4 - 5 +5 Tot 1  2 - 3 4 - 5 +5 Tot 

Quadro 69,3 24,9 4,9 0,9 100,0 60,6 29,1 7,9 2,4 100,0 64,5 32,7 1,8 0,9 100,0 

Impiegato direttivo 69,3 23,1 3,9 3,7 100,0 55,6 35,7 4,8 3,9 100,0 76,4 20,8 2,5 0,3 100,0 

Impiegato amministr. e tecnico 74,0 22,2 2,9 0,8 100,0 67,2 26,5 5,0 1,4 100,0 73,7 23,4 2,2 0,7 100,0 

Operaio qualificato 79,0 20,2 0,8 0,1 100,0 76,6 22,7 0,7 0,0 100,0 85,8 13,7 0,1 0,4 100,0 

Operaio generico 77,0 21,5 1,5 0,0 100,0 69,9 29,5 0,6 0,0 100,0 84,7 14,2 1,0 0,0 100,0 

Totale 74,9 21,9 2,5 0,7 100,0 68,0 27,0 3,7 1,2 100,0 77,5 20,4 1,6 0,5 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa      

 
 
4.3.3 - LΩarea funzionale 

 
Dopo il netto calo registrato nel 2009 anche a causa dellΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƴǳƳŜǊƻǎŜ ŀȊƛŜƴŘŜ ŘŜƭ ǘŜǊȊƛŀǊƛƻΣ ƭΩŀǊŜŀ 
produzione è tornata a crescere nelle presenze in aula, accaparrandosi il 36% delle partecipazioni e 
confermandosi decisamente il settore di provenienza prevalente anche nellΩultimo avviso. Come di 
consueto le altre aree aziendali maggiormente rappresentate sono nellΩordine lΩAmministrazione con il 
18%, lΩarea commerciale-marketing con il 14,5% e supporto tecnico e manutenzione con il 12,7%. Tutte le 
aree aziendali mostrano una proporzione sostanzialmente stabile nel tempo tranne lΩappena menzionata 
area produttiva in crescita e lΩarea supporto tecnico che sembra muoversi in maniera speculare ad essa nel 
tempo e quindi in calo questΩanno.  
 
Tav. 4.18 - Partecipazioni ad azioni formative per sesso, anno e area aziendale (composizione percentuale di colonna) 

AREA AZIENDALE 

2008 2009 2010 

SESSO SESSO SESSO 

M F MF M F MF M F MF 

Produzione 47,0 25,4 40,3 39,2 21,2 32,8 45,2 20,9 36,4 

Amministrazione 6,2 29,9 13,6 9,9 36,8 19,4 6,7 37,7 18,0 

Logistica/magazzino 8,5 5,2 7,5 9,2 4,8 7,6 9,7 6,2 8,4 

Commerciale/marketing 8,5 27,0 14,3 9,0 20,8 13,2 11,6 19,4 14,5 

Ricerca e sviluppo 10,2 5,2 8,7 9,0 5,7 7,9 7,8 6,0 7,2 

Vendita 2,4 2,8 2,5 1,8 2,9 2,2 2,1 4,3 2,9 

Supporto tecnico/manutenzione 17,0 4,7 13,2 21,9 7,8 16,9 16,7 5,6 12,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Chiara la connotazione di genere delle varie aree funzionali rappresentate in aula: preponderante ed in 
ulteriore crescita la componente femminile dellΩarea amministrativa, come anche quella commerciale 
/marketing, seppur attenuata rispetto al precedente avviso. Evidentemente a caratterizzazione maschile 
sono lΩarea produttiva e del supporto tecnico/manutenzione, ma anche la ricerca e sviluppo. 
Le aree aziendali che mandano in formazione lavoratori tendenzialmente più giovani sembrano essere nel 
tempo ed anche nellΩultimo avviso, quelle di ricerca e sviluppo ma anche marketing vendite e supporto 
tecnico, mentre la produzione, lΩamministrazione e la logistica sembrano inviare in aula persone più in là 
con gli anni. 

 
4.3.4 - LΩanzianità aziendale 

 
[ΩƛǇƻǘŜǎƛ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǘƛǾŀ ŎƘŜ ǘǊƻǾŀ Ǿƛŀ Ǿƛŀ ŎƻƴŦŜǊƳŜ ƴŜƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ ŀƴŀƭƛǘƛŎƻ ŘŜƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǊŀǇǇƻǊǘƻΣ ŎƻƳŜ ƎƛŁ 
anticipato, vede nel livello di istruzione, quindi nel conseguente livello di inquadramento lavorativo, due 
fattori molto importanti per un accesso più facile alla formazione professionale, per un godimento più 
intensivo della stessa e per una sua reiterazione nel tempo. Abbiamo anche menzionato come eventuale 
fattore determinante da indagare, il livello di radicamento che il lavoratore ha nellΩimpresa, misurabile con 
ragionevole approssimŀȊƛƻƴŜ Řŀƭ ǇŀǊŀƳŜǘǊƻ άŀƴȊƛŀƴƛǘŁ aziendaleέ ed anche dalle dinamiche di carriera in 
cui è inserito. 
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Tav. 4.19 - Partecipazioni ad azioni formative per sesso, anno e anzianità aziendale (composizione percentuale di colonna) 

ANZIANITÀ AZIENDALE 

2007 2008 2009 2010 

SESSO SESSO SESSO SESSO 

M F MF M F MF M F MF M F MF 

Meno di un anno 4,3 7,0 5,2 3,1 5,5 3,9 3,0 4,4 3,5 5,4 5,9 5,6 

Da 1 a 2 anni di anzianità 20,8 29,1 23,7 16,6 16,2 16,5 13,6 15,6 14,3 12,3 13,6 12,8 

Da 3 a 5 anni di anzianità 16,9 15,2 16,3 21,0 18,6 20,3 24,4 23,6 24,1 20,1 20,5 20,3 

Da 6 a 10 anni di anzianità 26,3 20,3 24,2 22,6 24,8 23,3 24,1 23,5 23,9 22,2 23,2 22,6 

Più di 10 anni di anzianità 31,8 28,4 30,6 36,7 34,8 36,1 35,0 32,9 34,2 39,9 36,7 38,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
A prima vista il dato che vede solo il 18% dei rispondenti allΩappello con ǳƴΩanzianità aziendale al di sotto 
dei due anni, può indurre a pensare che tale valore sia troppo basso e quindi dedurre che la formazione sia 
rivolta esclusivamente alle persone più radicate in azienda. Possiamo notare invece come il 60% dei formati 
ha meno di 10 anni di anzianità aziendale, che rapportati alla prospettiva massima di carriera che si aggira, 
seppur con un aumentato grado di precarietà e soprattutto di instabilità nel tempo del posto di lavoro, 
attorno ai 40 anni, ŘŜŘǳŎƛŀƳƻ ŎƘŜ ŦƻǊǎŜ ƭΩŀƴȊƛŀƴƛǘŁ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ƴƻƴ ŝ Ǉƻƛ ŎƻǎƜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀƴǘŜ ǇŜǊ ǳƴ ŀŎŎŜǎǎƻ 
alla formazione più scevro da barriere. La distribuzione dei formati per anzianità aziendale sembrerebbe 
infatti quasi accumularsi nei primi anni lavorativi e scemare gradualmente allΩaumentare dellΩanzianità 
lavorativa, quasi a suggellare lΩinvestimento che una azienda compie nellΩincludere al suo interno un 
lavoratore.  
Il fatto che sotto questo punto di vista la componente impiegatizia di tipo tecnico amministrativo e a volte 
anche quella dellΩoperaio generico mostrano una partecipazione più schiacciata delle altre su fasce di 
anzianità più basse, sembra inoltre suggerire come la formazione sia indirizzata a quelle figure che hanno 
più bisogno di formazione in virtù della loro mansione caratterizzata, in via ipotetica, da un maggior indice 
di cambiamento e di evoluzione. 
Infine concludiamo che lΩintensità anche ŘŜƭƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ƴƻƴ ǎŜƳōǊŀ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŀǘŀ ŘŀƭƭΩŀƴȊƛŀƴƛǘŁ 
aziendale del lavoratore mandato in formazione. 
 
 
4.4 - Il quadro strutturale 

 
Nel focus dedicato al lavoratore ed alle sue caratteristiche abbiamo tentato di soddisfare lΩesigenza di 
comprendere quali variabili ne influenzassero un ingresso più facile o meno nei percorsi formativi di tipo 
professionale.  
NellΩoffrire un quadro strutturale delle imprese beneficiarie, cercheremo invece di cogliere le eventuali 
relazioni esistenti tra le caratteristiche aziendali e la capacità delle aziende di attivare percorsi formativi per 
le proprie risorse umane. Come già proposto nei rapporti precedenti, utilizzeremo indicatori già familiari a 
questo punto della trattazione: le partecipazioni ai corsi, il numero medio di ore-formazione svolte da 
ciascun allievo ed il numero di corsi medi per lavoratore. 
È utile per avere un quadro preciso della struttura delle aziende ricordare alcuni elementi già valutati 
allΩinterno dellΩesposizione. Al proposito menzioniamo la dimensione aziendale che passa da circa 100 
addetti del 2009 a circa sessanta del 2010, in netto calo nellΩultimo anno, ma anche nellΩintervallo di tempo 
quinquennale. Aumentano infatti notevolmente le micro e le piccole aziende rispettivamente di 5 e 4 punti 
ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ƛƴ ƻŎŎŀǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩultimo avviso, ma addirittura di 8 e 14 punti percentuali se confrontiamo le 
presenze con quelle del 2008. Scendono in misura quasi speculare le grandi e le medie imprese, queste 
ultime comunque ancora prevalenti su tutte le altre classi per quantità di partecipazioni. Quindi la prima 
conclusione che si può trarre è che da due anni si sono riuscite ad attivare, per fare formazione, anche le 
imprese di più piccola dimensione che, in maniera crescente nel tempo, stanno dimostrando di essere 
anche loro in grado di formare lavoratori. 
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Tav. 4.20 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e dimensione aziendale (classi UE) (valori medi) 

DIMENSIONE AZIENDALE (classi UE) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Partecipazioni Ore di corso effettive 

Percentuale di colonna Media 

Micro 1-10 3,0 5,9 11,0 22,8 22,2 19,9 

Piccole 11-50 24,3 34,8 38,7 19,9 22,1 19,4 

Medie 51-250 56,5 46,1 45,8 18,4 19,3 14,0 

Grandi 251+ 16,2 13,3 4,5 15,5 17,6 15,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 18,4 20,2 16,8 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
 

Nel confronto con i multi corso le prime evidenze generali sono, in accordo con quanto già detto nel 
capitolo 2 a proposito del numero di corsi per partecipante, che coloro che effettuano un solo corso sono 
ǇǊƻǇƻǊȊƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜ ƛƴ ŀǳƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ōƛŜƴƴƛƻ ŀ ŘƛǎŎŀǇƛǘƻ ŘŜƛ Ƴǳƭǘƛ ŎƻǊǎƻΦ ! ǉǳŜǎǘƻ ŦŜƴƻƳŜƴƻ Řƛ 
diminuzione dei multi corso sembra resistere la fascia delle micro imprese a dispetto delle aziende di 
maggior dimensione che vedono ridurre i multi corso. 
 
Tav. 4.21 - Partecipanti ad azioni formative per numero di partecipazioni, anno e dimensione aziendale (classi UE) (composizione percentuale di 
riga) 

DIMENSIONE 
AZIENDALE 
 (classi UE) 

2008 2009 2010 

Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni 

per allievo per allievo per allievo 

1  2 - 3 4 - 5 +5 Tot 1  2 - 3 4 - 5 +5 Tot 1  2 ς 3 4 - 5 +5 Tot 

Micro 1-10 3,2 2,8 0,7 7,5 3,1 3,8 7,3 6,0 10,4 4,9 6,6 17,5 22,9 0,0 9,0 

Piccole 11-50 19,1 26,6 36,5 40,0 21,4 28,1 34,3 46,7 52,1 30,7 38,8 37,0 41,4 52,4 38,5 

Medie 51-250 55,2 59,3 58,4 52,5 56,2 49,4 45,7 45,3 35,4 48,1 48,9 43,0 30,0 47,6 47,4 

Grandi 251+ 22,4 11,3 4,4 0,0 19,4 18,8 12,7 2,0 2,1 16,3 5,7 2,5 5,7 0,0 5,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
 

Interessante la correlazione inversa, che peraltro avremo modo di approfondire nel seguito, tra intensità e 
dimensione aziendale: più grande è lΩazienda minore è lΩintensità del training; viceversa accade che nelle 
aziende più piccole si ha lΩopportunità di ricevere un maggior numero di ore corso effettive. Quindi anche 
sotto il punto di vista della durata dei corsi le piccole aziende vedono premiati i loro sforzi atti a perseguire 
un miglioramento continuo.  
Come segnalato a suo tempo nel capitolo 2 le aziende più piccole sembrano quindi godere di una 
formazione più intensiva, sul medesimo organico ma ad anni alterni, mentre le grandi di una formazione 
più continua ed estensiva. Ad ogni modo emerge un ulteriore elemento a conferma che la formazione non 
è solo una questione per grandi aziende e che il Conto di Sistema nel corso del tempo sta raggiungendo 
sempre meglio il target sul quale è stato progettato.  
La natura giuridica delle aziende prevalente tra le beneficiarie della formazione finanziata da Fondimpresa 
è, ormai stabilmente nel tempo, per oltre il 90% delle partecipazioni, quella delle società di capitali, Spa o 
Srl nellΩultimo avviso rispettivamente per il 44,6% e per 47,9% dei casi; le Srl sono in sensibile aumento nel 
tempo, come prevedibile conseguenza dalla progressiva riduzione delle dimensioni aziendali delle 
beneficiarie. 
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Tav. 4.22 - Partecipazioni ad azioni formative mono-pluriazinedali per anno e macrosettore (composizione percentuale di colonna) 

SETTORE DI ATTIVITÀ 

2007 2008 2009 2010   2007 2008 2009 2010 

Partecipazioni   Ore di corso effettive 

Percentuale di colonna   Media 

Agricoltura       0,4         10,0 

Industria tessile 7,4 2,2 1,8 1,2   12,9 16,7 13,1 17,2 

Industria ceramica 6,8 7,0 5,5 10,2   17,4 10,6 17,4 11,8 

Industria meccanica 36,6 41,7 31,6 30,8   20,8 18,4 23,5 16,8 

Altre industrie 25,4 25,3 25,9 19,2   19,0 17,4 17,2 17,6 

Costruzioni 5,7 5,4 5,5 7,3   27,8 25,7 25,8 19,0 

Servizi 18,1 18,4 29,7 30,8   17,3 21,0 20,0 17,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0   19,3 18,4 20,2 16,8 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
A livello settoriale il comparto meccanico, storicamente il più rappresentato nelle aule, continua ad essere il 
settore prevalente con il 30,8% delle partecipazioni, questΩanno però accompagnato dal settore dei servizi 
che fa registrare una proporzione identica. Gli ultimi 3 avvisi delineano un andamento dei due comparti 
appena menzionati praticamente speculare: trend in crescita per i servizi ed in discesa per lΩindustria 
meccanica.  
Notevole aumento dellΩindustria ceramica che raggiunge il 10,2% delle presenze, in aumento anche il 
comparto edile presente nel 7,3% dei casi mentre ridotte ormai allΩosso, 1,2 su 100 le presenze di 
provenienza tessile; prime comparse invece per il comparto agricolo. Interessante quindi evidenziare come 
anche le aziende dei servizi si iniziano a dimostrare sempre più interessate alla formazione continua.  
 
Tav. 4.23 - Partecipanti ad azioni formative per numero di partecipazioni, anno e settore di attività economica (composizione percentuale di riga) 

  2009 2010 

  Numero di partecipazioni per allievo Numero di partecipazioni per allievo 

  1  2 - 3 4 - 5 +5 Tot 1  2 - 3 4 - 5 +5 Tot 

Agricoltura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Industria tessile 61,4 38,6 0,0 0,0 100,0 85,5 14,5 0,0 0,0 100,0 

Industria ceramica 79,1 19,3 1,3 0,3 100,0 89,2 10,1 0,8 0,0 100,0 

Industria meccanica 77,9 18,0 3,5 0,6 100,0 79,1 18,7 1,2 1,0 100,0 

Altre industrie 57,2 36,1 4,8 1,9 100,0 79,6 16,7 3,8 0,0 100,0 

Costruzioni 71,8 25,2 3,0 0,0 100,0 78,0 18,8 1,9 1,3 100,0 

Servizi 60,9 32,4 4,5 2,2 100,0 68,9 29,7 1,0 0,3 100,0 

Totale 68,0 27,1 3,7 1,2 100,0 77,5 20,4 1,6 0,5 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Sotto il profilo della durata dei corsi si osserva dal punto di vista settoriale una diminuzione generalizzata 
delle ore di corso quindi spalmata su tutti i comparti. In continuità con gli anni precedenti, quello delle 
costruzioni si dimostra comunque il settore che riesce ad ottenere la maggior intensità formativa. 
Il settore dei servizi fa ǊŜƎƛǎǘǊŀǊŜ ǳƴ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁΣ ǎǾƻƭǘŜ Řŀ ŎƛŀǎŎǳƴ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǳƴ 
medesimo avviso, superiore rispetto agli altri comparti dimostrandosi decisamente il più multi corso dei 
settori; in negativo si distingue lΩindustria della ceramica schiacciata su un numero di corsi pro capite 
prossimo allΩunità. 

 
Tav.4.24 - Partecipanti ad azioni formative per numero di partecipazioni, anno e settore di attività economica (composizione percentuale di riga) 

  
SETTORE DI ATIVITÀ 

ECONOMICA 
(Ateco 2002) 

2008 2009 2010 

Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni 
per allievo per allievo per allievo 

1  2 - 3 4 - 5 +5 Tot 1  2 - 3 4 - 5 +5 Tot 1  2 - 3 4 - 5 +5 Tot 

Agricoltura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,6 

Industria tessile 2,1 2,4 3,6 0,0 2,2 1,9 3,0 0,0 0,0 2,1 1,6 1,0 0,0 0,0 1,4 

Industria ceramica 11,1 3,3 0,0 0,0 9,1 11,4 7,0 3,3 2,1 9,8 13,6 5,8 5,7 0,0 11,8 

Industria meccanica 41,1 40,1 46,0 35,0 41,0 36,4 21,2 30,0 14,6 31,8 31,3 28,2 22,9 61,9 30,7 

Altre industrie 24,1 29,3 18,2 27,5 25,1 21,0 33,4 32,0 39,6 25,0 19,6 15,6 44,3 0,0 19,1 

Costruzioni 7,0 3,2 3,6 7,5 6,1 8,1 7,1 6,0 0,0 7,6 7,3 6,7 8,6 19,0 7,3 

Servizi 14,5 21,7 28,5 30,0 16,6 21,2 28,4 28,7 43,7 23,7 25,9 42,6 18,6 19,0 29,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
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4.5 - Contenuti e caratteristiche dellΩattività formativa 
 
Nel seguente paragrafo entreremo decisamente nel merito dello svolgimento dellΩattività formativa, 
valutandone i contenuti ma anche le modalità di somministrazione. Gli indicatori che esamineremo, in 
coerenza con lo schema della circolare ministeriale che regola le caratteristiche dei corsi, saranno : le 
tematiche dei corsi utili a comprendere i fabbisogni formativi delle imprese; le modalità di erogazione e 
quindi le metodologie applicate, che si intrecciano con le problematiche organizzative e quindi con la 
collocazione temporale dei corsi; il livello base, avanzato o specialistico di approfondimento dei corsi. Gli 
indicatori, come è ormai consueto allΩinterno della nostra trattazione, verranno valutati dalle varie 
prospettive socio-anagrafiche, culturali e professionali. 
Con uno sguardo longitudinale di più anni abbiamo la possibilità di evidenziare come nel tempo continuino 
ad essere preferite 3-4 materie in particolare, che in ordine di rilevanza sono: la sicurezza sul posto di 
ƭŀǾƻǊƻ όопΣс҈ύΣ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎŀόмпΣп҈ύΣ ƭŜ ƭƛƴƎǳŜ όмнΣм҈ύ Ŝ ƭŜ ŀōƛƭƛǘŁ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛ όмлΣо҈ύΦ Su queste 4 materie 
ǎƻƴƻ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘŜ ǇƛǴ ŘŜƭ тл҈ ŘŜƭƭŜ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴƛΦ 5ŀ ǎƻǘǘƻƭƛƴŜŀǊŜ ƭΩŜǎǘǊŜƳƻ ǊŀŦŦƻǊȊŀƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭŜ 
proporzioni che le tematiche inerenti alla sicurezza continuano a mostrare nel tempo: ben 5 punti 
ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ƎǳŀŘŀƎƴŀǘƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀǾǾƛǎo del 2009 che diventano addirittura più di 10 rispetto al 2008. Gli 
ŀǊƎƻƳŜƴǘƛ ƛƴŜǊŜƴǘƛ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎŀ ǎŜƳōǊŀƴƻ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǊŜ ƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ƻǊƳŀƛ ǎǘŀōƛƭŜ ƴŜƭ ǘŜƳǇƻΣ 
ƳŜƴǘǊŜ ŘŜŎƭƛƴŀ ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ōǊǳǎŎŀ ƴŜƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ŀǾǾƛǎƻΣ ƛƴ ŦŀǾƻǊŜ ŀǇǇǳƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀΣ ƭΩŀǇǇŜŀƭ ŘŜƭƭŜ ƭƛƴƎǳŜΦ 
Si assiste quindi ad una ormai sempre maggior standardizzazione della varietà delle tematiche attorno alle 
4 principali e soprattutto attorno alla sicurezza, fatto che di fatto frena un invece auspicabile aumento della 
gamma dei coƴǘŜƴǳǘƛ ǎƛƴƻƴƛƳƻ Řƛ ƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǇǊƻƎǊŜǎǎƻΦ !ƭ ǇǊƻǇƻǎƛǘƻ ŝ ǇǊƻǇǊƛƻ ƭΩLǎŦƻƭ ŀ ƭŀƴŎƛŀǊŜ ǳƴ 
ŀƭƭŀǊƳŜΣ Ǿƛǎǘƻ ŎƘŜ ƴŜƭ ǉǳŀŘǊƻ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ ǎŜƳōǊŀƴƻ ŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ƛƴ 
pratica solo gli insegnamenti in materia di sicurezza a fronte di una diminuzione di tutti gli altri. 
 
Tav. 4.25 - Distribuzione delle partecipazioni per tematica formativa (composizione percentuale) 

TEMATICA FORMATIVA 2008 2009 2010 

Abilità personali 11,4 8,3 10,3 

Contabilità, finanza 0,6 0,6 3,0 

Gestione aziendale, amministrazione 5,9 9,4 7,2 

Impatto ambientale 1,7 1,1 2,0 

Informatica 13,2 14,3 14,4 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 1,0 0,6 0,4 

Lingue 15,0 17,1 12,1 

Marketing vendite 4,3 3,1 4,5 

Qualità 3,8 5,7 4,2 

Sicurezza sul luogo di lavoro 24,3 29,4 34,6 

Tecniche di produzione 4,7 6,4 7,3 

Altro 14,1 3,9 0,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Le abilità personali, che al loro interno convogliano il miglioramento delle cosiddette meta-competenze, 
ovvero capacità di leadership e gestione dei gruppi di lavoro ma anche delle risorse umane in generale, 
ǊŜƎƛǎǘǊŀƴƻ ƭƛǾŜƭƭƛ Řƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŀƴŎƘΩŜǎǎƛ ǎǘŀōƛƭƛ ƴŜƭ ǘŜƳǇƻΦ Degni di nota i fabbisogni formativi inerenti alla 
gestione aziendale ed amministrazione e alle tecniche di produzione entrambe oltre il 7%. Decisamente 
poco richieste le ore di formazione per contabilità e finanza, impatto ambientale e lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria. Scompaiono definitivamente invece i contenuti difficilmente catalogabili, in passato 
ŀǎǎŜƎƴŀǘƛ ŀƭƭŀ ǾƻŎŜ άŀƭǘǊƻέΦ 
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Tav. 4.26 - Modalità erogativa dei corsi (composizione percentuale) 

MODALITAΩFORMATIVA 2008 2009 2010 

Aula corsi interna 63,9 81,8 66,7 

Aula corsi esterna 8,6 16,2 9,1 

Affiancamento - training on the job 20,4 1,6 2,6 

Action learning 6,2 0,0 21,3 

Autoapprendimento con formazione a distanza 0,8 0,0 0,0 

Coaching 0,1 0,4 0,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Continua ad essere prevalente anche nel 2010 la modalità formativa costituita da lezioni frontali in aula 
corsi interna allΩazienda che sebbene in sensibile calo sul 2009 racchiude oltre il 66% delle tecniche 
didattiche. Importante esplosione nel panorama dellΩultimo avviso di Fondimpresa dellΩaction-learning, 
preferito nel 21% dei casi, mentre si conferma importante anche lΩaula corsi esterna, in calo sul 2009 ma 
ancora con una quota del 9% abbondante delle lezioni. Ci sono materie che ad oggi si prestano ad essere 
erogate, evidentemente in misura maggiore rispetto ad altre, mediante una modalità formativa più 
variegata: lΩinformatica e la sicurezza sul lavoro ad esempio, abbinano allΩaula interna comunque 
prevalente, lΩaction-learning e le aule corsi esterne, quindi mettendo a contatto lavoratori di diverse 
aziende. Si registra in generale, ed anche per queste due materie un abbandono dellΩaffiancamento e 
training on the job in favore appunto dellΩaction-learning.  
Se negli anni passati la formazione era effettuata esclusivamente durante lΩorario di lavoro, nellΩultimo 
avviso nellΩ8,5% dei casi è stata bilanciata in parte durante ed in parte al di fuori di esso, appesantendo di 
fatto il lavoratore costretto a prolungare troppo spesso le sue attività inerenti la sfera professionale oltre 
ƭΩƻǊŀǊƛƻ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻΦ Sebbene la maggior parte della formazione continui ad essere erogata durante lΩorario di 
lavoro( 91,4%), si vuole porre in questo caso lΩaccento sul fatto che la pratica di elargirla anche al di fuori 
dellΩorario di lavoro, nei suoi valori non sembra essere affatto occasionale, quanto piuttosto una prassi 
consolidata e che si va sempre più diffondendo.  
Nel monitorare lΩattitudine a partecipare a corsi di formazione pluriaziendali piuttosto che monoaziendali, 
notiamo innanzitutto come continui la prevalenza di queste ultime nellΩ82,3% delle situazioni; si scorge una 
diminuzione nel medio termine a fronte di un lieve aumento nellΩultimo anno. Una lettura aziendale offre 
degli spunti interessanti: i settori delle costruzioni e dellΩindustria ceramica, sembrano maggiormente 
predisposti a condividere i momenti di apprendimento con altre aziende, lΩindustria meccanica risulta 
decisamente la meno disponibile. Sembrano essere inoltre proprio le aziende più piccole, quelle con meno 
di 15 dipendenti, condizionate probabilmente dalla loro dimensione ridotta, il target di tale modalità 
formativa. Aumenta infatti di anno in anno la quota parte delle piccole imprese che hanno fatto formazione 
in maniera pluriaziendale, arrivando al 30% di esse nel 2010, una quota nettamente maggiore rispetto a 
qualunque altra categoria dimensionale. 
 
Tav. 4.27 - Livello dei corsi (composizione percentuale)  Tav. 4.28 - Collocazione temporale dei corsi (composizione percentuale) 

LIVELLO DEI CORSI 2008 2009 2010  COLLOCAZIONE TEMPORALE DEI CORSI 2008 2009 2010 

Base 92,3 93,6 87,1  Durante l'orario di lavoro 98,4 96,5 91,4 

Avanzato 5,7 4,4 7,1  Al di fuori dell'orario di lavoro 0,4 0,2 0,2 

Specialistico 2,0 2,0 5,9  Parte durante e parte fuori dall'orario di lavoro 1,2 3,3 8,5 

Totale 100,0 100,0 100,0  Totale 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa  FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Il livello dei corsi sembra riservare evidenze interessanti: negli ultimi due anni, sebbene la formazione 
continui comunque a rimanere appiattita sui corsi base, si rileva una tendenza al miglioramento nellΩultimo 
avviso. Infatti, nonostante la riduzione delle partecipazioni, le frequentazioni a corsi avanzati quasi 
raddoppiano e quasi triplicano quelle inerenti corsi specialistici. Ma il dato più sorprendente è che ciò 
accade soprattutto nelle figure operaie che finalmente vengono coinvolte in un percorso di crescita più 
professionalizzante. Al proposito si nota uno spostamento verso livelli di corso più alti per due tematiche in 
particolare: sicurezza sul posto di lavoro e tecniche di produzione, e in due macro settori, in particolare 
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quello delle costruzioni, ormai da ben 3 avvisi, e quello della ceramica. Questo spiega perché il sesso forte 
sembrerebbe lievemente più avvantaggiato nellΩaccesso ad un livello di corsi di tipo specialistico. 
A questo punto risulta interessante approfondire come i contenuti formativi e le modalità di 
somministrazione cambino in relazione alle caratteristiche dei lavoratori e delle imprese. 
Gli operai appaiono schiacciati su corsi che trattano soprattutto la sicurezza sul lavoro e a volte le tecniche 
di produzione; gli altri profili sembrano invece godere di una maggiore varietà formativa che appare 
spalmarsi invece su 5-6 tematiche: infatti, oltre alla sicurezza, gli altri profili possono aumentare le loro 
abilità informatiche linguistiche e personali, ma anche, soprattutto se quadri o impiegati direttivi, di 
gestione aziendale e amministrazione. NellΩultimo anno si registra ovviamente tra gli inquadramenti più alti 
lΩexploit delle attività in materia di Contabilità e finanza. Attività formative inerenti alla sicurezza sul lavoro, 
alle tecniche di produzione e allΩimpatto ambientale fanno capo ad impieghi e necessità della parte 
maschile; corsi dedicati maggiormente alle lavoratrici interessano le aree contabilità e finanza, quindi 
gestione aziendale ed amministrazione ma anche lavoro in ufficio ed attività di segreteria.  
Sebbene resti per tutti prevalente la lezione in aula corsi interna, sembrano essere le figure operaie quelle 
più frequentemente impiegate in aule corsi esterne. LΩaction learning prepotentemente salito alla ribalta 
nellΩultima tornata sembra essere abbastanza trasversale tra le varie figure, con un leggero accento sugli 
estremi ovvero su quadri ed operai. Chiaramente le attività maschili si prestano maggiormente a modalità 
formative di affiancamento e di training on the job. 
Anche la modulazione mista degli orari dei corsi, interna/esterna allΩorario di lavoro, che come detto da 
ǉǳŜǎǘΩŀƴƴƻ Ƙŀ ƛƴƛȊƛŀǘƻ ŀ ƎǊŀǾŀǊŜ ǎǳƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ƛƴ ƳƻŘƻ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘŜΣ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀ Řƛ ǇƛǴ ƭŀ ŦƛƎǳǊŜ ŘŜōƻƭƛ ƻǾǾŜǊƻ 
quelle operaie, probabilmente del settore ŎŜǊŀƳƛŎƻΣ ƭΩunico settore che negli ultimi due anni ha utilizzato 
tale formula mista, addirittura nel 52% delle occasioni. 
LΩargomento sicurezza, trasversale tra le categorie dei lavoratori, risulta esserlo anche a livello settoriale 
come anche le lezioni di informatica seppur con un volume minore. In particolare lΩindustria ceramica e le 
costruzioni si concentrano prevalentemente proprio sullΩargomento sicurezza. LΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ǘŜǎǎƛƭŜ, invece, 
diversifica ricorrendo frequentemente, oltre che alle suddette tematiche trasversali, anche a corsi di 
gestione aziendale e di lingue, questΩultime preferite spesso anche dallΩindustria meccanica. 
Il fatto che il tema della sicurezza risulti trasversale sia ai lavoratori che alle aziende che ai settori, descrive 
ancora meglio la portata della standardizzazione formativa in atto; tale fenomeno in concomitanza con il 
perdurare della crisi, non produce segnali incoraggianti, in quanto così facendo non si riesce a generare 
alcun circolo virtuoso, né alcuna innovazione utile, opportunità che una formazione professionale dovrebbe 
invece necessariamente preoccuparsi di fornire per contribuire ŀŘ ǳƴΩuscita dallo stallo economico. 
 
Tav. 4.29 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e tematica formativa (valori medi) 

TEMATICA FORMATIVA 

2008 2009 2010 

Ore di corso effettive Ore di corso effettive Ore di corso effettive 

Media Media Media 

Abilità personali 16,1 16,9 16,6 

Contabilità, finanza 21,3 50,6 12,9 

Gestione aziendale, amministrazione 25,6 23,6 23,5 

Impatto ambientale 8,1 16,9 18,1 

Informatica 20,4 22,8 20,8 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 15,8 16,7 17,7 

Lingue 27,4 25,0 23,7 

Marketing vendite 20,3 20,6 20,4 

Qualità 23,8 14,8 21,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 12,5 13,6 10,6 

Tecniche di produzione 16,7 29,3 17,1 

Altro 16,1 28,1 - 

Totale 18,4 20,2 16,8 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
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Capitolo 5 - Aziende 
 
Introduzione 
 
In questo capitolo saranno approfondite le principali caratteristiche delle aziende che hanno avviato attività 
ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ŀ ōŀƴŘƻ ƴŜƭƭΩavviso 3/2010 e verranno messe in evidenza le differenze con quanto emerso 
ǎǳƭƭΩavviso 2/2009. Il fine di questa analisi è quello di individuare le tipologie aziendali che avviano il 
maggior numero di attività ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǳƴƻ ǎǘŜǎǎƻ avviso, mettendo in evidenza le 
caratteristiche delle imprese che manifestano un maggior potenziale formativo (settore economico, 
dimensione, collocazione territoriale, ecc.). Analogamente a quanto descritto nei capitoli precedenti si farà 
riferimento alle attività formative effettivamente svolte. 
 

Capitolo in breve 
 
[Ωŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǘƻ ŀƭƭΩavviso 3/2010 mostra un aumento del 23% del 
numero di imprese che hanno partecipatƻ ŀƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜΣ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩavviso 2/2009. Si registra un notevole aumento di 
piccole imprese, a scapito delle imprese di medie e grandi dimensioni. Le province di Modena e Bologna si confermano quelle più 
rappresentate, mentre il settore prevalente risulta essere quello dei servizi tracciando un segno di discontinuità rispetto al 
precedente aǾǾƛǎƻΦ {ƛ ŎƻƴŦŜǊƳŀ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ŀƳǇƛŀƳŜƴǘŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘƻ ŀƴŎƘŜ ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ƳŜŎŎŀƴƛŎŀΦ [Ŝ ŀȊƛŜƴŘŜ ǇǊƛǾŜ Řƛ 
rappresentanza sindacale sono presenti in numero maggiore rispetto al precedente Avviso. In leggera flessione, rispetto a quanto 
accaduto sul 2/2009, la tendenza per cui ƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ ŎƻƛƴǾƻƭǘŜ ƛƴ ǇƛǴ Řƛ ǳƴΩŀȊƛƻƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ǎƻƴƻ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ǇǊive di 
rappresentanza sindacale e leggermente mutata, a fronte di una partecipazione a più azioni formative anche da parte di aziende di 
quel tipo. 
 

 
5.1 - Il profilo delle aziende 
 
In questo paragrafo si analizzerà il profilo strutturale delle aziende che hanno svolto attività formative 
ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩavviso 3/2010, rapportato con quello delle aziŜƴŘŜ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǘƻ ŀƭƭΩŀvviso 
2/2009. 
Come si denota dalla Tav. 5.1, lŜ ŀȊƛŜƴŘŜ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǘƻ ŀŘ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 
ŘŜƭƭΩ!ǾǾƛǎƻ 3/2010 sono state 417, di cui il 66,7% appartenente alla categoria delle piccole imprese, 
ŀƴŘŀƴŘƻ ŀ ǘǊŀŎŎƛŀǊŜ ǳƴ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻ ŀǳƳŜƴǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩ!ǾǾƛǎƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ όŘŀƭ рнΣр҈ ŘŜƭ нллф ŀƭ ссΣт҈ 
ŘŜƭƭΩ!ǾǾƛǎƻ оκнлмлύΦ bŜ ŎƻƴǎŜƎǳŜ ǳƴŀ ŘƛƳƛƴǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ǊƛŦŜǊƛǘŜ ŀŘ ƛƳǇǊŜǎŜ Řƛ ƳŜŘƛŜ Ŝ grandi 
dimensioni, le quali raggiungono rispettivamente il 29,5% ed il 3,9% del totale. Per le aziende di medie 
ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ ǎƛ ǊŜƎƛǎǘǊŀ ƛƴǾŜŎŜ ǳƴŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩуΣл҈ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ !ǾǾƛǎƻΣ ŎƻǎƜ ŎƻƳŜ ǇŜǊ ƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ 
di grandi dimensioni, diminuite del 6,1%.  
 

 
Per quanto riguarda la distribuzione delle aziende sul territorio regionale, si può osservare che il 19,1% 
sono aziende appartenenti alla provincia di Modena, il 17,6% alla provincia di Bologna ed il 17,3% alla 
ǇǊƻǾƛƴŎƛŀ Řƛ tŀǊƳŀΦ {ŜƎǳƻƴƻΣ ƴŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜΣ ƭŜ ǇǊƻǾƛƴŎŜ Řƛ wƛƳƛƴƛΣ wŀǾŜƴƴŀΣ wŜƎƎƛƻ 9ƳƛƭƛŀΣ Piacenza, Ferrara, 
Forlì-Cesena. Il dato mostra una più equa distribuzione fra le province di appartenenza delle aziende 
ŎƻƛƴǾƻƭǘŜΣ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀ ǉǳŀƴǘƻ ŀŎŎŀŘǳǘƻ ƛƴ ƻŎŎŀǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ!ǾǾƛǎƻ нκнллф.  

Tav. 5.1 - Aziende per classe dimensionale ed anno (dati assoluti, composizione percentuale) 

DIMENSIONE AZIENDALE 
2009 2010 

N % N % 

Da 1 a 15 dipendenti 74 21,8 137 32,9 

Da 16 a 49 dipendenti 104 30,7 141 33,8 

Da 50 a 99 dipendenti 68 20,1 60 14,4 

Da 100 a 249 dipendenti 59 17,4 63 15,1 

Da 250 a 499 dipendenti 19 5,6 14 3,4 

500 e più dipendenti 15 4,4 2 0,5 

Totale 339 100,0 417 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
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wŜƭŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŘΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀΣ ƴŜƭƭΩ!ǾǾƛǎƻ оκн010 prevalgono le imprese del settore dei 
ǎŜǊǾƛȊƛ όнфΣо҈ύΣ ŘŀǾŀƴǘƛ ŀƭƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ƳŜŎŎŀƴƛŎŀ όнтΣу҈ύΣ ŀƭƭŜ ŀƭǘǊŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜ όнмΣм҈ύ Ŝ ŀƭƭŜ 
imprese del settore delle costruzioni (12,2%). Rispetto a quanto registrato nel 2009, il settore dei servizi ha 
ǎǳǇŜǊŀǘƻ ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ƳŜŎŎŀƴƛŎŀΣ ǎŜƎƴŀƴŘƻ ǳƴ ŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭ рΣм҈Φ !ƭǘǊƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ 
registrato un aumento della partecipazione rispetto al precedente Avviso sono stati quello delle costruzioni 
Ŝ ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƭƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀΦ {ƛ ŝ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀta invece una riduzione delle aziende appartenenti ai settori delle 
industria meccanica, ceramica e tessile.  
Incrociando i dati sui settori di appartenenza con quelli relativi alla dimensione delle imprese si può invece 
osservare come le imprese di grandi dimensioni siano soprattutto appartenenti ai settori della meccanica e 
della ceramica. Questa tendenza è molto più marcata rispetto a quanto registrato nel 2009, in quanto si 
osserva una generale riduzione nelle percentuali di grandi imprese appartenenti a tutti gli altri settori (alla 
classe dimensionale 500 e più appartengono solo aziende ceramiche e meccaniche). Le imprese di piccole 
ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛΣ ƛƴǾŜŎŜΣ ǇǊŜǾŀƭƎƻƴƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛΣ ǎŜƎǳƛǘƻ Řŀƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ƳŜŎŎŀƴƛŎŀΦ [Ŝ 
medie imprese prevalgono fra le aziende del settore meccanico, seguito delle altre industrie.  
 
Tav. 5.2 - Aziende che hanno svolto formazione per dimensione aziendale, anno e macrosettore (composizione percentuale di colonna) 

SETTORE DI ATTIVITA' 
ECONOMICA 

2009 2010 

Dimensione aziendale Dimensione aziendale 

Da 1 a 
15 

Da 16 
a 49 

Da 50 
a 99 

Da 
100 a 
249 

Da 
250 a 
499 

500 e 
più 

Totale 
Da 1 a 

15 
Da 16 
a 49 

Da 50 
a 99 

Da 
100 a 
249 

Da 
250 a 
499 

500 e 
più 

Totale 

Agricoltura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Industria tessile 4,1 0,0 0,0 0,0 5,3 13,3 1,8 1,5 0,7 0,0 0,0 7,1 0,0 1,0 

Industria ceramica 2,7 2,9 14,7 22,0 31,6 26,7 11,2 1,5 5,7 15,0 17,5 21,4 50,0 8,2 

Industria meccanica 13,5 36,5 22,1 45,8 42,1 26,7 30,1 18,2 26,2 31,7 42,9 50,0 50,0 27,8 

Altre industrie 14,9 25,0 26,5 25,4 15,8 13,3 22,1 18,2 23,4 20,0 27,0 7,1 0,0 21,1 

Costruzioni 17,6 13,5 11,8 0,0 0,0 6,7 10,6 16,1 14,2 11,7 1,6 7,1 0,0 12,2 

Servizi 47,3 22,1 25,0 6,8 5,3 13,3 24,2 43,8 29,1 21,7 11,1 7,1 0,0 29,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
5.2 - L'accesso aziendale alla formazione  
 
In questo paragrafo si considereranno le aziende rispetto alla loro partecipazione ad una o più azioni 
ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ avviso, con lo scopo di verificare in che termini alcune variabili possano 
ƛƴŦƭǳŜƴȊŀǊŜ ƭŀ ǎŎŜƭǘŀ Řƛ ǳƴΩƛƳǇǊŜǎŀ Řƛ ǊŜŀƭizzare determinate azioni formative. 
In conformità con quanto descritto nel capitolo 3 si può affermare che, in linea generale, nel 2010 la quota 
di aziende ŎƻƛƴǾƻƭǘŜ ƛƴ ǇƛǴ Řƛ ǳƴΩŀȊƛƻƴŜΣ è diminuita. Per quanto concerne la partecipazione ad una o più 
azioƴƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ǇŜǊ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŘΩƛƳǇǊŜǎŀ όǾΦ ǘŀǾΦ рΦ3), accanto ad una conferma della prevalenza di 
piccole imprese tra le aziende partecipanti ad una sola azione formativa, si riscontra un importante 
aumento anche nella percentuale di grandi imprese che hanno partecipato ad una sola azione formativa 
(dal 29,1% al 42,9%). Ne consegue che, se da un lato tutte le aziende con più di 500 dipendenti che hanno 
ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǘƻ ŀƭƭΩaǾǾƛǎƻ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ŎƻƛƴǾƻƭǘŜ ƛƴ ǇƛǴ Řƛ ǳƴΩŀȊƛƻƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀΣ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻ ƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ Řŀƛ нрл ŀƛ 499 
ŘƛǇŜƴŘŜƴǘƛ ǎƻƴƻ ŘƛƳƛƴǳƛǘŜ ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŀ όŘŀƭƭΩупΣн҈ ŀƭ ртΣм҈ύΦ In linea generale, anche 
ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ŀǾǾƛǎƻ ǎƛ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀ ŎƘŜ ŀƭ ŎǊŜǎŎŜǊŜ ŘŜƭƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ŀǳƳŜƴǘŀ ŀƴŎƘŜ ƭŀ 
possibilità di avviare azioni formative. 
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Tav. 5.3 - Aziende che hanno svolto formazione per numero di azioni formative, anno e dimensione aziendale (composizione percentuale di riga) 

DIMENSIONE AZIENDALE 

2009 2010 

Coinvolgimento delle aziende nelle azioni Coinvolgimento delle aziende nelle azioni 

Aziende 
coinvolte in una 

sola azione 

Aziende 
coinvolte in più 

di un azione 
Totale 

Aziende 
coinvolte in una 

sola azione 

Aziende 
coinvolte in più 

di un azione 
Totale 

Da 1 a 15 dipendenti 48,6 51,4 100,0 46,7 53,3 100,0 

Da 16 a 49 dipendenti 38,5 61,5 100,0 48,2 51,8 100,0 

Da 50 a 99 dipendenti 26,5 73,5 100,0 33,3 66,7 100,0 

Da 100 a 249 dipendenti 25,4 74,6 100,0 27,0 73,0 100,0 

Da 250 a 499 dipendenti 15,8 84,2 100,0 42,9 57,1 100,0 

500 e più dipendenti 13,3 86,7 100,0 0,0 100,0 100,0 

Totale 33,6 66,4 100,0 42,0 58,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻ оκнлмлΣ ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ƴŜƭ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ aziende di piccole dimensioni ha probabilmente 
ƛƴŦƭǳƛǘƻ ǎǳƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ Řƛ ƛƳǇǊŜǎŜ ǎŜƴȊŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜΣ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ǎƛ ŝ Ǉŀǎǎŀǘƻ Řŀƭ рмΣс҈ ŘŜƭ нллф 
al 63,2% del 2010 (v. tav. 5.4). La tendenza secondo cui la presenza di una rappresentanza sindacale 
avrebbe agevolato ƭŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ ŀ ǇƛǴ Řƛ ǳƴΩŀȊƛƻƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀΣ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǘŀ ƴŜƭ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ 
avviso, in questo bando risulta leggermente attenuata in quanto, pur nel complessivo scenario sopra 
descritto, caratterizzato dalla crescita dŜƭƭŀ ǉǳƻǘŀ ŘΩimprese prive di rappresentanza sindacale coinvolte 
nelle attività formative, è cresciuta la quota di aziende senza rappresentanza sindacale che hanno 
partecipato a ǇƛǴ Řƛ ǳƴΩazione. 
  

 
Da un punto di vista territoriale, la provincia di Ferrara registra le percentuali più elevate di aziende 
partecipanti ad una sola azione formativa, mentre le aziende coinvolte in più azioni formative sono più 
frequenti nelle province di Modena e Reggio Emilia. 
/ƛǊŎŀ ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ Řƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀΣ ƛƴǾŜŎŜΣ ƴŜƭƭΩ!ǾǾƛǎƻ оκнлмл ǎƛ ǊŜƎƛǎǘǊŀ ǳƴŀ ǘŜƴŘŜƴȊŀ ŀƭ ŎƻƛƴǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ 
in più azioni formative per le imprese del settore agricolo (100% delle sole 2 aziende presenti), ceramico 
(76,5%) e tessile (75,0% delle sole 3 aziende presenti).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tav. 5.4 - Aziende che hanno svolto formazione per numero di azioni formative, anno e rappresentanza sindacale (composizione percentuale di 
colonna) 

RAPPRESENTANZA SINDACALE 

2009 2010 

Coinvolgimento delle aziende nelle azioni Coinvolgimento delle aziende nelle azioni 

Aziende 
coinvolte in una 

sola azione 

Aziende 
coinvolte in più 

di un azione 
Totale 

Aziende 
coinvolte in una 

sola azione 

Aziende 
coinvolte in più 

di un azione 
Totale 

Si 31,7 56,4 48,4 31,0 40,9 36,8 

No 68,3 43,6 51,6 69,0 59,1  63,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
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Capitolo 6 - Contenuti e caratteristiche delle azioni formative 

 
 
Introduzione 
 
Nel presente capitolo saranno analizzate le caratteristiche delle azioni formative relativamente ai contenuti 
dei corsi, al numero di partecipanti, alle modalità formative e alla collocazione temporale del corso. Poste 
queste premesse si indagherà il tema della cooperazione aziendale in termini di azioni formative 
monoaziendali e pluriaziendali, al fine di osservare quanto siano diffusi interventi formativi che coinvolgono 
lavoratori provenienti da diverse aziende. 
 

CAPITOLO IN BREVE 
 
5ŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƛ ŎƻƴǘŜƴǳǘƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ŜƳŜǊƎŜΣ ǇŜǊ ƭΩŀvviso 3/2010, un calo del 9% delle azioni 
ŦƻǊƳŀǘƛǾŜΦ [ŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƭŜ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜ ŝ ǉǳŜƭƭŀ άŘŀ р ŀ мл ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴƛέΣ ǎŜƎǳƛǘŀ Řŀƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜ άп ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴƛέΦ tŜrmane la 
ǇǊŜǾŀƭŜƴȊŀ Řƛ ŎƻǊǎƛ ǘǊŀǎǾŜǊǎŀƭƛΣ ǉǳŀƭƛ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǎǳƭ ƭŀǾƻǊƻΣ ƭŜ ƭƛƴƎǳŜ όƛƴ Ŏŀƭƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ нллфύ Ŝ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎŀΣ ƳŜƴǘre appare in 
ŎǊŜǎŎƛǘŀ ƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ŘŜƭƭŜ ŀōƛƭƛǘŁ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛΦ {ƛ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ά!ŦŦƛŀƴŎŀmento - 
training on the job - aŎǘƛƻƴ ƭŜŀǊƴƛƴƎέ ŎƘŜ ǎŜ ƴŜƭ нллф ǊŀƎƎƛǳƴƎŜǾŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ƛƴŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘƛΣ ƴŜƭƭΩŀvviso 3/2010 copre più del 25% 
delle azioni formative. Si conferma infine una scarsa propensione per le attività formative pluriaziendali, peraltro in calo rispetto al 
2009. 
 

 
 
6.1 - Le azioni formative  
 
[Ŝ ŀȊƛƻƴƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ŜǊƻƎŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩavviso 3/2010 sono state 791, le quali, rapportate alle 874 
ŘŜƭƭΩavviso 2/2009, indicano un calo del 9%.  
Il 52,6% delle azioni registra il coinvolgimento di un numero di partecipazioni compreso tra 5 e 10; il 32,2% 
delle azioni ha avuto meno di 4 partecipazioni, mentre il 12,0% ha avuto tra le 11 e le 20 partecipazioni. Il 
restante 3,2% delle azioni formative ha avuto più di 20 partecipazioni. Rispetto al precedente avviso, si è 
verificato un aumento delle azioni formative con meno di 4 partecipazioni a fronte di una riduzione delle 
azioni con un numero di partecipazioni compreso fra le 5 e le 10 unità. 
 
Tav. 6.1 - Azioni formative per numero di partecipazioni ed anno (dati assoluti, composizione percentuale) 

PARTECIPAZIONI 
  

2009 2010 

N % N % 

4 Partecipazioni 230 26,3 255 32,2 

Da 5 a 10 partecipazioni 524 60,0 416 52,6 

Da 11 a 20 partecipazioni 109 12,5 95 12,0 

Più di 20 partecipazioni 11 1,3 25 3,2 

Totale 874 100,0 791 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Relativamente alla distribuzione delle azioni formative rispetto alle tematichŜ ŀŦŦǊƻƴǘŀǘŜΣ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 
ŘŜƭƭΩŀvviso 3/2010 si conferma la prevalenza per il tema della sicurezza sul luogo di lavoro (26,7%, in 
leggero aumento rispetto al precedente avviso), seguito dal tema delle lingue (15,8%, in calo rispetto al 
нллфύ Ŝ Řŀ ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎŀ όмрΣн҈ύΦ hƭǘǊŜ ŀ ǉǳŜǎǘŜ ǘŜƳŀǘƛŎƘŜ ǘǊŀǎǾŜǊǎŀƭƛΣ ǎƛ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀΣ ǘǊŀ ǉǳŜƭƭŜ ǇƛǴ 
tecniche, una buona presenza di azioni legate ai temi delle abilità personali (9,9%), della gestione aziendale 
Ŝ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ όуΣс҈ύ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ όтΣу҈ύ. 
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tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜΣ ǎƛ ƴƻǘŀ ŎƻƳŜ ƭŀ ǇǊŜǾŀƭŜƴȊŀ ǎƛŀ ŀƴŎƻǊŀ ŀǘǘǊƛōǳƛǘŀ ŀƭƭΩŀǳƭŀ ŎƻǊǎƛ 
interna. Questa modalità formativa è tuttavia scesa significativamente rispetto al precedente avviso, 
ǇŀǎǎŀƴŘƻ ŘŀƭƭΩунΣу҈ ŘŜƭ нллфΣ ŀƭ срΣп҈ ŘŜƭ нлмлΦ 5ƛ ŎƻƴǘǊƻ ŝ ŎǊŜǎŎƛǳǘŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƳŜƴǘŜ ƭŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ 
azioni in affiancamento - training on the job - action learningΣ ŎƘŜ ŝ Ǉŀǎǎŀǘŀ ŘŀƭƭΩмΣр҈ ŘŜƭ нллфΣ ŀƭ нсΣо҈ 
ŘŜƭƭΩavviso 3/2010. Significativa riduzione si rileva anche nella formazione svolta in aula corsi esterna, in 
quanto dal 14,5% del 2009 si passa al 7,2% del 2010. 
 
Tav. 6.3 - Azioni formative per numero di partecipazioni, anno e modalità formativa (composizione percentuale di colonna) 

MODALITA' FORMATIVA 

2009 2010 

Numero di partecipazioni per azione Numero di partecipazioni per azione 

4  5-10 11-20  20+ Totale 4  5-10 11-20  20+ Totale 

Aula corsi interna 80,9 84,5 80,7 63,6 82,8 65,5 67,1 53,7 80,0 65,4 

Aula corsi esterna 13,0 14,3 16,5 36,4 14,5 2,4 7,2 21,1 4,0 7,2 

Autoapprendimento con formazione a distanza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Coaching 4,3 0,0 0,0 0,0 1,1 3,5 0,0 0,0 0,0 1,1 

Partecipazione a convegni - seminari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Affiancamento - training on the job - Action learning 1,7 1,1 2,8 0,0 1,5 28,6 25,7 25,3 16,0 26,3 

Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
!ƴŎƘŜ ƭŀ ŎƻƭƭƻŎŀȊƛƻƴŜ ǘŜƳǇƻǊŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ Ƙŀ ǎǳōƛǘƻ ǳƴΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ 
ŀƭƭΩaǾǾƛǎƻ нκнллфΣ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ǎǾƻƭǘŜ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩƻǊŀǊƛƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ǎƻƴƻ ǎŎŜǎŜ Řŀƭ фрΣн% al 
90,6%. Praticamente raddoppiata è stata invece la percentuale di attività svolte in parte durante ed in parte 
fuori dall'orario di lavoro (9,1%). 
Il livello dei corsi Ƙŀ ƳƻǎǘǊŀǘƻ ŎƻƳŜ ƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ Řƛ ƭƛǾŜƭƭƻ ōŀǎŜ ŀōōƛŀƴƻ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘƻ ƭΩусΣн҈ ŘŜƭ ǘƻǘŀƭŜΣ 
ǉǳŜƭƭŜ Řƛ ƭƛǾŜƭƭƻ ŀǾŀƴȊŀǘƻ ƭΩуΣн҈ Ŝ ǉǳŜƭƭŜ Řƛ ƭƛǾŜƭƭƻ ǎǇŜŎƛŀƭƛǎǘƛŎƻ ƛƭ рΣс҈Φ wƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ avviso si 
denota un aumento di circa 3 punti percentuali per il livello avanzato, con conseguente riduzione degli altri 
due livelli. 

 
6.2 - La cooperazione aziendale nei processi formativi  
 
Il presente avviso conferma ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ƎƛŁ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭ нκнллфΣ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘŜ ƴŜƭƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ 
formative pluriaziendali. Analogamente al precedente avviso, si è registrata una prevalenza delle azioni 
ƳƻƴƻŀȊƛŜƴŘŀƭƛ ŎƘŜ ǊŀƎƎƛǳƴƎƻƴƻ ƭΩууΣл҈ ŘŜƭ ǘƻǘŀƭŜΣ ƛƴ ƭŜƎƎŜǊƻ ŀǳƳŜƴǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩурΣф҈ ŘŜƭƭΩavviso 
2/2009. Il dato evidenzia quindi come vi sia poca propensione a sviluppare interventi formativi 
interaziendali e che si radichi maggiormente ƭΩŀōƛǘǳŘƛƴŜ a strutturare i Piani formativi in un insieme di tanti 
percorsi monoaziendali, nei quali ogni azienda ha un pacchetto di azioni formative dedicate.  

Tav. 6.2 - Azioni formative per numero di partecipazioni, anno e tematica formativa (composizione percentuale di colonna) 

TEMATICA FORMATIVA 

2009 2010 

Numero di partecipazioni per azione Numero di partecipazioni per azione 

4  5-10 11-20  20+ Totale 4  5-10 11-20  20+ Totale 

Abilità personali 8,7 7,8 11,0 0,0 8,4 9,0 9,6 12,6 12,0 9,9 

Contabilità, finanza 0,9 0,8 0,0 0,0 0,7 2,4 1,0 1,1 12,0 1,8 

Gestione aziendale, amministrazione 15,2 9,5 5,5 9,1 10,5 8,6 9,9 5,3 0,0 8,6 

Impatto ambientale 0,4 1,3 0,9 0,0 1,0 2,4 3,4 0,0 0,0 2,5 

Informatica 17,0 14,1 16,5 0,0 15,0 16,9 14,7 15,8 4,0 15,2 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,9 0,6 0,9 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 

Lingue 13,9 21,9 13,8 0,0 18,5 20,8 16,3 4,2 0,0 15,8 

Marketing vendite 5,7 4,0 0,9 0,0 4,0 10,6 4,1 4,2 0,0 6,1 

Qualità 4,8 6,3 5,5 0,0 5,7 7,1 5,0 2,1 0,0 5,2 

Sicurezza sul luogo di lavoro 20,0 23,9 32,1 90,9 24,7 15,7 26,7 45,3 68,0 26,7 

Tecniche di produzione 10,0 5,5 7,3 0,0 6,9 6,7 8,4 9,5 4,0 7,8 

Altro 2,6 4,2 5,5 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
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Spostando il focus sulle tematiche formative, dalla tav. 6.4 si nota come le azioni pluriaziendali prevalgano 
per le tematiche άŎƻƴǘŀōƛƭƛǘŁΣ ŦƛƴŀƴȊŀέ όнмΣп҈ύ Ŝ άǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǎǳƭ ƭǳƻƎƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻέ όмуΣр҈ύΦ /ŀƭŀƴƻ ŜŘ ƛƴ ŀƭŎǳƴƛ 
casi scompaiono, alcune delle tematiche formative più diffuse nel precedente aǾǾƛǎƻ όάƭŀǾƻǊƻ ƛƴ ǳŦŦƛŎƛƻ ŜŘ 
ŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǎŜƎǊŜǘŜǊƛŀέΣ άƛƳǇŀǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜέΣ άƳŀǊƪŜǘƛƴƎ ǾŜƴŘƛǘŜέύΣ ŀ ŎƻƴŦŜǊƳŀ ŘŜƭ Ŧŀǘǘƻ ŎƘŜ ŀƭŎǳƴŜ 
temaǘƛŎƘŜ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŎƻƛƴǾƻƭƎŜǊŜ ŀǎǇŜǘǘƛ ǇƛǴ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎƛ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ ǳƴ ŦǊŜƴƻ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇŜǊŎƻǊǎƛ 
pluriaziendali.  
 
Tav. 6.4 - Azioni formative mono-pluriazinedali per anno e tematica formativa (composizione percentuale di riga) 

TEMATICA FORMATIVA 
2009 2010 

Azioni 
monoaziendali 

Azioni 
pluriaziendali 

Totale 
Azioni 

monoaziendali 
Azioni 

pluriaziendali 
Totale 

Abilità personali 90,4 9,6 100,0 91,0 9,0 100,0 

Contabilità, finanza 100,0 0,0 100,0 78,6 21,4 100,0 

Gestione aziendale, amministrazione 88,0 12,0 100,0 89,7 10,3 100,0 

Impatto ambientale 77,8 22,2 100,0 95,0 5,0 100,0 

Informatica 87,0 13,0 100,0 85,8 14,2 100,0 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 66,7 33,3 100,0 100,0 0,0 100,0 

Lingue 88,9 11,1 100,0 92,0 8,0 100,0 

Marketing vendite 85,7 14,3 100,0 100,0 0,0 100,0 

Qualità 94,0 6,0 100,0 90,2 9,8 100,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 76,9 23,1 100,0 81,5 18,5 100,0 

Tecniche di produzione 90,0 10,0 100,0 88,7 11,3 100,0 

Altro 94,1 5,9 100,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 85,9 14,1 100,0 88,0 12,0 100,0 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Per quanto riguarda le modalità formative prevalenti, si può osservare che, sulla scia delle già descritte 
evoluzioni in merito a questo tema, sia le azioni monoaziendali sia quelle pluriaziendali hanno visto una 
riduzione delle attività con aula corsi interni, a vantaggio di modalità formative non convenzionali come 
affiancamento, coaching ed action learning; le azioni formative pluriaziendali in affiancamento - training on 
the job - action learning raggiungono il 22,1%, mentre le azioni svolte in aula corsi interna sono il 57,9%, in 
calo rispetto al 2009 (64,2%). 
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Capitolo 7 - Continuità dellΩazione formativa 
 
Introduzione 

 
Dopo aver compreso le discriminanti allΩaccesso alla formazione, sia delle imprese che dei lavoratori, 
abbiamo analizzato anche i livelli di intensità formativa a cui erano sottoposte le due categorie appena 
menzionate. In questo capitolo, invece, prendendo in esame solo ed esclusivamente le aziende10 e i 
lavoratori che negli avvisi dellΩultimo biennio hanno beneficiato e partecipato alle azioni formative 
finanziate da Fondimpresa, possiamo monitorare un ulteriore aspetto che è utile tenere sotto controllo, 
ovvero la continuità della azione formativa. In altre parole tra aziende e lavoratori coinvolte nei due avvisi, 
quello del 2009 e quello del 2010, cercheremo di individuare quanti di loro hanno fatto formazione in 
entrambi gli ultimi due avvisi e quanti solo in uno dei due. Tramite questa metodologia di indagine 
speriamo di scorgere strategie formative programmate e sviluppate nel tempo, atte ad instaurare un 
meccanismo di formazione professionale continuativo, che faccia sempre più parte della vita professionale 
delle aziende e dei lavoratori.  
Ovviamente a parità di risorse la continuità formativa da tutti auspicabile, sia delle aziende che dei 
lavoratori, se portata allΩeccesso, degenera in eccessiva insistenza sui medesimi attori, impedendo unΩaltra 
dinamica altrettanto importante ovvero il ricambio e la rotazione dei beneficiari, assumendo quindi la 
dimensione di vera e propria barriera allΩingresso. LΩarduo compito di coniugare il giusto tasso di continuità 
con la possibilità di conservare la dose ottimale di ricambio, è una delle prossime sfide a cui dovrà 
rispondere il sistema dei Fondi interprofessionali. 
 
 

CAPITOLO IN BREVE 
 
Nel complesso tra le attività svolte nel 2009-2010 sembra esserci stata maggior continuità rispetto a quelle del biennio 
2008-2009 in cui il tasso di continuità per le aziende si attestava al 17,2% : nellΩultima rilevazione infatti lΩindicatore è 
salito al 18,9% evidenziando inoltre una tendenza che ormai da tre anni appare in costante crescita. Dopo un primo 
periodo in cui le esigenze di espansione del fondo avevano condizionato tale parametro, si assiste ad una evidente 
evoluzione rispetto ai valori del 2007-2008 quando il tasso di continuità si attestava al 14,8% inferiore di 4 punti 
percentuali rispetto al valore odierno. 
Osservando la continuità formativa nellΩinsieme delle imprese appare evidente, come d'altronde negli scorsi 
monitoraggi, come al crescere della dimensione aumentino le percentuali del tasso di continuità, non a caso sono le 
Spa ad essere maggiormente predisposte alla continuità, come anche le imprese provviste di rappresentanza 
ǎƛƴŘŀŎŀƭŜΦ /ƻƴǘƛƴǳƛŀƳƻ ǉǳƛƴŘƛ ŀ ǊƛƭŜǾŀǊŜ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ǇŜǊ ŀŦŦŜǊƳŀǊŜ ŎƘŜ ŎΩŝ ŀƴŎƻǊŀ ǳƴŀ ƳŀƎƎƛƻǊ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ƎǊŀƴŘƛ 
imprese rispetto alle piccole, in quanto forse strategicamente più avvezze ad una programmazione di lungo periodo 
ma anche perché fino ad ora sono state proporzionalmente più numerose tra le aderenti rispetto alle piccole. Ci 
ŀǎǇŜǘǘƛŀƳƻ ǇŜǊŀƭǘǊƻ Řƛ ǾŜŘŜǊ ǎŀƭƛǊŜ ǳƭǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘŜΣ ƴŜƭ ǇǊƻǎǎƛƳƻ ōƛŜƴƴƛƻΣ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ƴŜƭƭŜ 
aziende di minor dimensione in conseguenza del repentino aumento della presenza delle piccole e micro imprese nel 
presente avviso che, come ricordiamo, ha portato ad una notevole riduzione, tra le beneficiarie, della dimensione 
media aziendale. 
Esaminando i lavoratori emerge come ben 675 lavoratori su 7656 risultano aver svolto attività formative in entrambi 
gli avvisi, in una proporzione pari al 8,9%, valore che sale al 30,7% se rapportato solo agli organici delle aziende che 
hanno effettuato formazione più volte nel biennio; allargando anche qui la prospettiva temporale notiamo come lo 
stesso indicatore rilevava nei bienni 2007-2008 e 2008-2009 proporzioni inferiori, dei lavoratori formati con continuità. 
Il trend di crescita di continuità formativa riscontrato nelle aziende si diffonde anche ai lavoratori, risultato frutto degli 
sforzi di diffusione di tale cultura da parte degli enti formativi e del fondo stesso, da sempre impegnati in questa 
direzione. 
Ci aspettiamo ovviamente che le stesse categorie di lavoratori che presentano maggiori possibilità di accesso alla 
formazione abbiano anche maggiori possibilità di godere di un training più assiduo nel tempo. Notiamo invece come,  

                                                           
10

 Il numero di aziende e di partecipanti fornito in questo capitolo e la relativa sezione 7 del cd-rom è inferiore a quello fornito nel 

capitolo 3 relativo ai numeri di Fondimpresa in quanto studiavano le dinamiche dell'attività formativa al lordo delle replicazioni sui 
due avvisi. 
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una volta superate le barriere allΩingresso e dopo essersi introdotti nel circuito del lavoro dipendente, siano i lavoratori 
più giovani ad essere maggiormente favoriti ed incentivati ad effettuare ulteriore formazione. 
I lavoratori che hanno maggior costanza formativa sono quindi lavoratori giovani, con un livello di istruzione medio 
alto, quindi prevalentemente di cittadinanza italiana, con contratto più che altro a tempo indeterminato, con 
qualifiche prevalentemente di tipo impiegatizio, in maggioranza di sesso femminile, ovviamente tutte categorie che si 
portano dietro livelli di scolarizzazione maggiori. 
EΩquindi evidente a questo punto come siano le aziende, sulla base del livello di istruzione del lavoratore e delle sue 
competenze, ma anche del grado di importanza che quel lavoratore ha nellΩingranaggio aziendale, ad orientare la 
selezione del personale da formare, che si traduce anche in una maggiore o minor grado di varietà dei corsi, di 
intensità formativa, e di continuità del training nel tempo.  
 

 
7.1 - La continuità formativa delle aziende 

 
Esaminando le rilevazioni inerenti allΩultimo avviso e quindi i dati dellΩultima tornata di corsi formativi, si 
assiste allΩaumento delle aziende che nel biennio sono state coinvolte: infatti dalle 575 del biennio 2008-
2009 siamo saliti a quota 650 aziende interessate da attività formative negli anni 2009-2010.  
Si rileva inoltre tra le attività svolte nel 2009-2010 una maggior continuità aziendale rispetto a quelle del 
biennio 2008-2009 in cui il tasso di continuità si attestava al 17,2%: nellΩultima rilevazione infatti notiamo 
che il 18,9% delle aziende che nel 2009 ha beneficiato di formazione è stata interessata da ulteriore 
formazione nel 2010. Si evidenzia inoltre una tendenza che ormai da tre anni appare in costante crescita: 
dopo una evoluzione iniziale altalenante, dovuta probabilmente alƭΩƛƳƳŀǘǳǊƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǇƭŀǘŜŀ ŘŜƭƭŜ ŀŘŜǊŜƴǘƛ ŀƭ 
fondo e delle aziende in generale, poco avvezze ai temi inerenti alla formazione, ma anche dovuta alle 
esigenze di espansione del fondo, si assiste ad una evidente evoluzione rispetto ai valori del 2007-2008 
quando il tasso di continuità si attestava al 14,8%, valore inferiore di 4 punti percentuali rispetto a quello 
odierno. 
I primi indizi rilevati al proposito ci evidenziano come i percorsi formativi siano stati più continui nellΩultimo 
biennio in quelle imprese provviste di rappresentanza sindacale; altro segnale importante lo cogliamo nel 
fatto che tra le varie forme giuridiche siano proprio le Spa ad essere maggiormente predisposte alla 
continuità, sebbene le Srl abbiano ormai raggiunto proporzioni rilevanti allΩinterno delle appartenenti al 
Fondo.  
 
Tav. 7.1 - Aziende che hanno svolto formazione per dimensione aziendale e continuità della formazione (composizione percentuale di riga) 

DIMENSIONE AZIENDALE 

Continuità della formazione (Aziende) 

Aziende che hanno fatto formazione  
su un solo anno 

Aziende che hanno fatto formazione 
su più anni 

Totale 

Da 1 a 15 dipendenti 84,2 15,8 100,0 

Da 16 a 49 dipendenti 82,5 17,5 100,0 

Da 50 a 99 dipendenti 75,6 24,4 100,0 

Da 100 a 249 dipendenti 78,5 21,5 100,0 

Da 250 a 499 dipendenti 73,0 27,0 100,0 

500 e più dipendenti 92,8 7,2 100,0 

Totale 81,1 18,9 100,0 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Sembra quindi esserci una correlazione tra dimensione aziendale e continuità, legame che andremo ad 
indagare osservando la Tav.7.1 dedicata proprio alle varie dimensioni aziendali: è evidente come al crescere 
della dimensione aumentino le percentuali del tasso di continuità, ad eccezione delle grandissime aziende 
che in questo biennio mostrano invece meno continuità in assoluto rispetto a tutte le altre classi.  
Dal punto di vista settoriale emerge una maggior stabilità formativa dellΩindustria tessile che nei due anni in 
esame ha avuto continuità nella metà delle aziende, e dellΩindustria ceramica che ha avuto costanza di 
formazione in 1 azienda su 4. Sebbene il comparto delle costruzioni si distingua al contrario per avere la 
minor continuità in assoluto, da questa visuale non riscontriamo grosse rilevanze se non una intuibile 
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legame, ancora una volta, con le dimensioni aziendali, minori e penalizzanti nel settore edilizio ed invece 
maggiori e portatrici di maggior costanza formativa, nellΩindustria ceramica. 
 
Tav. 7.2 - Aziende che hanno svolto formazione per macrosettore e continuità della formazione (composizione percentuale di riga) 

MACROSETTORE 

Continuità della formazione (Aziende) 

Aziende che hanno fatto 
formazione su un solo anno 

Aziende che hanno fatto 
formazione su più anni 

Totale 

Agricoltura 100,0 0,0 100,0 

Industria tessile 51,3 48,7 100,0 

Industria ceramica 73,7 26,3 100,0 

Industria meccanica 82,4 17,6 100,0 

Altre industrie 82,0 18,0 100,0 

Costruzioni 85,0 15,0 100,0 

Servizi 80,9 19,1 100,0 

Totale 81,1 18,9 100,0 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Ad oggi come in passato continuiamo quindi a rilevare ŜƭŜƳŜƴǘƛ ǇŜǊ ŀŦŦŜǊƳŀǊŜ ŎƘŜ ŎΩŝ ŀƴŎƻǊŀ una maggior 
continuità delle grandi imprese rispetto alle piccole, in quanto forse strategicamente più avvezze ad una 
programmazione di lungo periodo ma anche perché fino ad ora sono state proporzionalmente più 
numerose tra le aderenti rispetto alle piccole. Se le esigenze di continuità formativa delle imprese 
dovessero confermare le intensità rilevate, ci possiamo aspettare di veder salire ulteriormente, nel 
prossimo biennio, ƭΩindicatore di continuità formativa nelle aziende di minor dimensione in conseguenza del 
repentino aumento della presenza delle piccole e micro imprese nel presente avviso, che come ricordiamo, 
ha portato ad una notevole riduzione, tra le beneficiarie, della dimensione media aziendale. 

 
7.2 - La continuità formativa degli allievi 

 
Se nel precedente paragrafo abbiamo descritto il quadro delle aziende in riferimento alla continuità 
formativa, in questo riproporremo il medesimo esercizio analitico effettuandolo, questa volta, sui 
lavoratori. Nel dettaglio si cercherà di individuare i requisiti di coloro che hanno il privilegio di beneficiare di 
una formazione ripetuta e costante nel tempo, informazione utile ad estendere tale privilegio al maggior 
numero possibile di lavoratori.  
Nel biennio in esame ben 675 lavoratori su 7656 risultano aver svolto attività formative in entrambi gli 
avvisi, in una proporzione pari al 8,9%; allargando la prospettiva temporale notiamo come lo stesso 
indicatore rilevava nei bienni 2007-2008 e 2008-2009 proporzioni inferiori, dei lavoratori formati con 
continuità, rispettivamente di 3 ed 1 punto percentuale rispetto allΩultimo aggiornamento.  
Chiaro quindi il trend in crescita della formazione continua, frutto degli sforzi di diffusione di tale cultura da 
parte degli enti formativi e del fondo stesso, da sempre impegnati in questa direzione. 
Se rapportato solo agli organici delle aziende che hanno effettuato formazione più volte nel biennio, il dato 
relativo agli allievi che ha effettuato formazione in due anni successivi sale addirittura al 30,7% contro il 
26% del biennio 2008-2009 e il 20% degli avvisi 2007-2008. Si delinea quindi con certezza un processo di 
espansione della pratica formativa durevole nel tempo. 
Ci aspettiamo ovviamente che le stesse categorie di lavoratori che presentano maggiori possibilità di 
accesso alla formazione abbiano anche maggiori possibilità di godere di un training più assiduo nel tempo.  
Notiamo invece come, una volta superate le barriere allΩingresso, i lavoratori più giovani risultano favoriti 
ed incentivati ad effettuare ulteriore formazione; al crescere dellΩetà dei beneficiari diminuisce la possibilità 
di perpetrare la formazione nellΩanno successivo. LΩipotesi interpretativa è largamente compatibile con 
quanto dedotto nel capitolo precedente, in cui invece si notava una difficoltà delle fasce più estreme nel 
primo accesso alla formazione, influenzato maggiormente dal livello di istruzione e dai meccanismi di 
inclusione allΩinterno dellΩazienda. Deduciamo infatti che nel momento in cui i giovani riescono ad 
introdursi nel circuito del lavoro dipendente e superare i meccanismi di inclusione, diventano la categoria 
su cui vien effettuata formazione in maniera più costante nel tempo. 
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Tav. 7.3 - Partecipanti ad azioni formative per classi di età decennali e continuità della formazione (composizione percentuale di riga) 

CLASSI DI ETA' 
Continuità della formazione (Allievi) 

Allievi formati su un solo anno Allievi formati su più anni Totale 

15-24 anni 89,8 10,2 100,0 

25-34 anni 90,2 9,8 100,0 

35-44 anni 90,8 9,2 100,0 

45-54 anni 92,3 7,7 100,0 

55-64 anni 92,8 7,2 100,0 

65 anni e oltre 96,8 3,2 100,0 

Totale 91,2 8,8 100,0 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
 
Tav. 7.4 - Partecipanti ad azioni formative per titolo di studio e continuità della formazione (composizione percentuale di riga) 

TITOLO DI STUDIO 
Continuità della formazione (Allievi) 

Allievi formati su un solo anno Allievi formati su più anni Totale 

Nessun titolo/licenza elementare 92,9 7,1 100,0 

Licenza media 93,9 6,1 100,0 

Qualifica professionale 91,2 8,8 100,0 

Diploma di scuola media superiore 89,8 10,2 100,0 

Laurea e successive specializzazioni 91,4 8,6 100,0 

Totale 91,2 8,8 100,0 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Abbiamo quindi di fronte lavoratori giovani, con un livello di istruzione medio alto, prevalentemente di 
cittadinanza italiana, con contratto più che altro a tempo indeterminato. Anche nel merito degli 
inquadramenti notiamo come le qualifiche più alte facciano registrare valori relativi alla continuità 
formativa decisamente migliori, specialmente negli i impiegati direttivi, come anche nelle figure di sesso 
femminile, ovviamente tutte categorie che si portano dietro livelli di scolarizzazione maggiori rispetto alle 
altre. Anche questΩŀƴƴƻ ƭΩŀǊŜŀ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ŎƘŜ ǎŜƳōǊŀ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊŜ maggiormente di una strategia improntata 
alla continuità formativa, è quella della logistica seguita dalle aree Vendita e Ricerca e Sviluppo. 
 
Tav. 7.5 - Partecipanti ad azioni formative per anzianità aziendale e continuità della formazione (composizione percentuale di riga) 

ANZIANITAΩAZIENDALE 
Continuità della formazione (Allievi) 

Allievi formati su un solo anno Allievi formati su più anni Totale 

Meno di 5 anni 90,8 9,2 100,0 

Più di 5 anni 91,4 8,6 100,0 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Se a prima vista sembra configurarsi anche per quanto concerne lΩanzianità aziendale, un quadro di 
continuità del training maggiore per le fasce più elevate di anzianità, ad una osservazione effettuata su 
intervalli più aggregati, notiamo come la formazione continua, in accordo con quanto esposto nel 
precedente capitolo, privilegi i primi anni di lavoro, naturalmente a condizione di essere entrati a far parte 
della cerchia di lavoratori sui quali lΩazienda vuole puntare nel prossimo futuro. EΩquindi evidente a questo 
punto come siano le aziende, sulla base del livello di istruzione del lavoratore e delle sue competenze, ma 
anche del grado di importanza che quel lavoratore ha nellΩingranaggio aziendale ad orientare la selezione 
del personale da formare, che si traduce anche in una maggiore o minor grado di varietà dei corsi, di 
intensità formativa, e di continuità del training nel tempo.  
Concludiamo evidenziando come non sia affatto scontato rilevare una continuità aziendale in aumento 
abbinata ad un aumento contestuale della continuità formativa degli allievi: tale coincidenza di eventi 
testimonia, secondo chi scrive, come le aziende abbiano introiettato il concetto di costanza nella 
formazione come elemento importante per lo sviluppo dellΩorganizzazione, ma anche per un incremento 
della professionalità del singolo lavoratore. Ovviamente la formazione continua verrà indirizzata 
opportunamente soprattutto su quei dipendenti che si dimostrano più recettivi e proattivi, per garantire 
sempre un certo tasso di rotazione auspicabile. 
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Capitolo 8 - La dispersione dellΩazione formativa 
 
Introduzione 

 
Per dispersione dellΩazione formativa si intende la differenza che si manifesta tra il volume 
dellΩinsegnamento previsto in sede di progettazione e quanto poi effettivamente realizzato. In questo 
capitolo dedicato appunto alla dispersione formativa esamineremo quindi i risultati ottenuti in termini di 
efficacia/efficienza dalla formazione finanziata dal Fondo, osservando i parametri prescelti in relazione sia 
alle ore perse sia in relazione ai partecipanti previsti e coinvolti. 
[ΩŀǊƎƻƳŜƴǘƻ ŎƘŜ ǾƛŜƴŜ ŀŦŦǊƻƴǘŀǘƻ Ŧŀ ŎŀǇƻ ŀŘ ǳƴŀ ǎŜǊƛŜ Řƛ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎƘŜ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƛǾŜ Ŝ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭƛ ŎƘŜ 
coinvolgono sia il Fondo sia gli enti formatori, in quanto il carattere spesso intermittente e incostante della 
frequenza ai corsi rientra in questioni di natura sia strategica sia più meramente operativa. Abbiamo 
acquisito da tempo lΩimportanza che il tema del coinvolgimento dei lavoratori ha nel determinare il 
successo o meno di una azione formativa. Più di recente invece sono emerse problematiche di natura 
burocratica che spesso hanno minato la miglior organizzazione e il miglior svolgimento di quelle attività più 
strettamente inerenti la formazione. Per far fronte a tali problemi di natura prettamente operativa gli enti 
rischiano, in questo contesto, di perdere di vista la mission della loro attività e quindi il loro potere di 
coinvolgimento nei confronti di un lavoratore che invece deve assolutamente essere messo nelle migliori 
condizioni per apprendere. 
In virtù degli obiettivi analitici che ci siamo posti, valuteremo quindi il legame che intercorre tra gli aspetti 
di inefficienza formativa legati alla dispersione, delle ore e degli allievi, e gli aspetti socio-anagrafici, 
culturali, nonché relativi alla struttura aziendale, ma anche alle modalità di erogazione della formazione dal 
punto di vista dei contenuti e delle tecniche utilizzate per lΩapprendimento. 
 

CAPITOLO IN BREVE 
 
In un contesto di diminuzione del numero di partecipazioni non si nota un efficientamento delle azioni formative e della loro 
organizzazione, piuttosto si delinea un quadro di maggior dispersione formativa: diminuiscono infatti seppur di un solo punto 
percentuale le presenze valide raggiunte ed anche le presenze non sufficienti ai fini della validità, a fronte di un aumento di quegli 
allievi presenti nelle liste ma che non hanno fatto registrare nemmeno unΩora di lezione. Lo scarto percentuale tra ore previste e ore 
effettivamente svolte mostra un andamento, rispetto allo scorso anno, in leggero peggioramento, evidenza che delinea anche da 
questo punto di osservazione una maggior dispersione della formazione.  
Come nel 2009, è evidente ancora nel 2010 la relazione tra dispersione e dimensione aziendale, che vede le aziende da 50 dipendenti 
in su più in difficoltà nel presidiare lΩattività formativa del lavoratore. 
LΩesame dei fattori anagrafici rileva come nei giovani, nelle persone con una maggior prospettiva di carriera e contemporaneamente 
anche maggiormente scolarizzate e avvezze allΩapprendimento, ci sia minor dispersione delle ore. Sotto questo punto di vista sono 
gli operai le figure più dispersive in assoluto, sui quali gli enti formativi potrebbero intervenire, facendo un maggior ricorso alle 
metodologie alternative, che si sono dimostrate più coinvolgenti e compatibili con lo svolgimento della mansione. Il coaching si 
dimostra anche questΩanno una modalità efficientissima nel coinvolgere il lavoratore con un indice di dispersione pari a zero, 
risultati interessanti sono ottenuti anche tramite lΩaffiancamento e il training on the job. Proprio nelle materie maggiormente 
frequentate e richieste da sempre, come la sicurezza e le lingue, ci si aspetterebbero processi di efficientamento più sviluppati, 
mentre si assiste viceversa ad un elevato spreco di ore. 
Appare ormai sempre più una costante avere a che fare, nel caso dei partecipanti, con una dispersione negativa che segnala un 
numero di allievi effettivi superiore a quello previsto. Negli ultimi due anni tale fenomeno è molto accentuato nellΩordine di quasi un 
partecipante in più su 6 previsti in media. 
La provincia di Ferrara in verità sembra andare in controtendenza e appare in difficoltà, per due anni di seguito, nel coprire i posti 
disponibili, mentre appare ai limiti dellΩanomalia il valore di Rimini che sempre da due anni registra una dispersione del -55,3% del 
2009 e addirittura del -68,3% del 2010, ad indicare quasi 4 partecipanti in più su 5 previsti. 
EΩevidente che nel caso degli allievi è ormai una prassi il meccanismo che porta ad una ricerca quasi preventiva dei sostituti. Un dato 
importante che emerge da focus-ƎǊƻǳǇ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ǎǳƭ ŎŀƳǇƻ ŝ ŎƘŜ ƭΩŜŦŦŜǘǘƻ ǎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ƛƴ ƭŀǊƎŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ ŀǾǾƛŜƴŜΣ ŀƴŎƻǊŀ ǇǊƛƳŀ 
dellΩinizio dei corsi, a causa del fatto che tra il momento in cui viene approvato il piano e quando viene realizzato passa un lasso di 
tempo solitamente non inferiore ai 6 -8 mesi.  
AllΩeffetto sostituzione iniziale ovviamente si aggiunge quello in itinere più legato allΩinteresse dellΩallievo; si mescolano quindi 
problematiche di tipo organizzativo a quelle legate al coinvolgimento dellΩallievo. 
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8.1 - La dispersione delle ore 
 

In continuità con i precedenti rapporti, ƭΩanalisi sulla dispersione dellΩattività formativa prenderà le mosse 
dal dato che più di tutti ne racchiude la sintesi estrema, ovvero il grado di validità dei corsi11, quindi la 
quota di lavoratori che porta a compimento il 65% di ore formative previste. 
In un contesto di diminuzione del numero di partecipazioni non si nota un efficientamento delle azioni 
formative e della loro organizzazione, piuttosto si delinea un quadro di maggior dispersione formativa: 
diminuiscono infatti, seppur di un solo punto percentuale, le presenze valide raggiunte ed anche le 
presenze non sufficienti ai fini della validità, a fronte di un aumento di quegli allievi presenti nelle liste ma 
che non hanno fatto registrare nemmeno unΩora di lezione, che dal 5,2% del 2009 passano al 7% dellΩultimo 
avviso. 
 
Tav. 8.1 - Composizione partecipazioni ad azioni formative per validità della frequenza ed anno (dati assoluti, composizione percentuale) 

PERCENTUALE FREQUENZA RAGGIUNTA 
2009 2010 

N % N % 

Allievi iscritti ma non partecipanti 322 5,2 402 7,0 

65% di presenze raggiunta 5.439 88,1 4.977 87,1 

65% di presenze non raggiunta 411 6,7 335 5,9 

Casi mancanti 0 0,0 2 0,0 

Totale 6.172 100,0 5.716 100,0 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Raffinando lΩanalisi alla dispersione delle ore sarà necessario lΩutilizzo invece di un altro indicatore, lo scarto 
percentuale12 tra ore previste e ore effettivamente svolte. Il suo andamento rispetto allo scorso anno è di 
un leggero peggioramento, evidenza anche da questo punto di osservazione di una maggior dispersione 
della formazione. 
Contrariamente a quanto accaduto nel precedente avviso, lΩaumento delle ore disperse nel 2010 sembra 
essere prevalentemente un fenomeno a carico del genere maschile, che registra il 13,7% di tasso di 
dispersione, che invece nel 2009 si comportava nettamente meglio della componente femminile. 
QuestΩanno è il sesso debole ad essere più ligio alle opportunità formative, conseguendo uno scarto sulle 
ore previste del 12,6%.  
Come nel precedente monitoraggio notiamo addensarsi maggior dispersione nei lavoratori over60 ed 
invece sicuramente una differenza di ore effettive dalle previste molto poco accentuata nella fascia di età 
compresa tra i 25 e i 34 anni. Il fenomeno rilevato individua quindi nei giovani una componente 
sicuramente con una maggior prospettiva di carriera, ma contemporaneamente anche maggiormente 
scolarizzata e avvezza allΩapprendimento. Leggermente più volenterosi sembrerebbero infatti anche i 
lavoratori con una anzianità aziendale più bassa ad esclusione, nellΩavviso in esame, di coloro che non 
ancora completano il primo anno di lavoro allΩinterno dellΩazienda e che non si identificano ancora con 
lΩorganizzazione. 
Si divarica parecchio invece la differenza tra i lavoratori più istruiti, diplomati e laureati, più interessati al 
completamento delle ore formative, e i lavoratori con qualifiche più basse: emerge uno scarto quasi doppio 
nello spreco di ore formative tra chi è privo di titolo di studio e i diplomati, come anche tra i lavoratori 
Italiani e quelli extra comunitari, più partecipativi i primi, più assenteisti gli stranieri. Oltre al fattore 
scolarizzazione in questo caso è importante anche il fattore coinvolgimento, più difficile da innescare in 
lavoratori che presentano spesso anche limiti comunicativi, causati dalle differenze linguistiche difficili da 
colmare in queste sedi ed in un contesto di spiccata eterogeneità.  
 
 
 

                                                           
11 Nel registro lavoratori sono evidenziati i partecipanti effettivi e le azioni valide secondo i seguenti criteri: un lavoratore, per 

considerarsi effettivamente formato, deve aver seguito almeno il 65% delle ore complessivamente previste per il corso al quale ha 
partecipato; ǳƴΩŀȊƛƻƴŜ ŝ ǾŀƭƛŘŀ ǎŜ Ŏƛ ǎƻƴƻ ŀƭƳŜƴƻ п ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŜŦŦŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŦƻǊƳŀǘƛΦ 
12

 Scarto percentuale = (Ore di corso previste- Ore di corso effettive)/ Ore di corso previste*100. 
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Tav. 8.2 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e titolo di studio (valori medi) 

TITOLO DI STUDIO 

2009 2010 

Ore di corso 
previste 

Ore di corso 
effettive 

Diff. 
assoluta 

Scarto 
% 

Ore di corso 
previste 

Ore di corso 
effettive 

Diff. 
assoluta 

Scarto 
% 

Media Media Media Media Media Media Media Media 

Nessun titolo/licenza elementare 24,4 20,4 4,0 16,4 14,7 11,8 2,9 20,0 

Licenza media 18,8 16,0 2,8 14,8 16,4 13,4 3,0 18,2 

Qualifica professionale 22,0 19,4 2,6 11,9 15,6 13,2 2,4 15,4 

Diploma di scuola media superiore 24,2 21,3 2,9 12,1 20,1 17,8 2,3 11,7 

Laurea e successive specializzazioni 24,5 21,1 3,3 13,7 21,4 18,8 2,7 12,5 

Totale 23,2 20,2 3,0 13,0 19,3 16,8 2,6 13,3 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
LΩintuibile tendenza ad effettuare e completare il percorso formativo, superiore negli inquadramenti più 
alti, si manifesta con forza, nel 2010 e quindi nel bel mezzo della crisi, distinguendo sotto questo punto di 
vista gli operai come le figure più dispersive in assoluto. Probabile una difficoltà, propria della figura, a 
ǎǘŀŎŎŀǊǎƛ ŘŀƭƭΩimpianto anche a causa della natura delle mansioni che abitualmente svolge, in ambito 
produttivo. In positivo si distinguono invece le fƛƎǳǊŜ ƛƳǇƛŜƎŀǘƛȊƛŜ ǉǳƛƴŘƛ ŘŜƭƭΩarea amministrativa, 
commerciale ma anche di ricerca e sviluppo, facilitate di contro da una mansione più strategica e con i 
tempi di lavoro molto meno contingentati degli operai. Sulle figure operaie gli enti formativi potrebbero 
intervenire, in unΩottica di miglioramento, facendo un maggior ricorso alle metodologie alternative, che si 
sono dimostrate più coinvolgenti e compatibili con lo svolgimento della mansione. 
 
 

Tav. 8.3 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e inquadramento (valori medi) 

INQUADRAMENTO 

2009 2010 

Ore di corso 
previste 

Ore di corso 
effettive 

Diff. 
Assoluta 

Scarto % 
Ore di corso 

previste 
Ore di corso 

effettive 
Diff. 

assoluta 
Scarto 

% 

Media Media Media Media Media Media Media Media 

Quadro 25,3 22,1 3,2 12,6 19,3 16,7 2,6 13,6 

Impiegato direttivo 22,4 19,5 2,9 12,9 20,0 17,6 2,3 11,7 

Impiegato amministrativo e tecnico 25,5 22,3 3,2 12,4 21,1 18,8 2,3 10,9 

Operaio qualificato 17,9 15,3 2,6 14,4 16,0 13,5 2,5 15,8 

Operaio generico 19,1 16,2 2,9 15,2 16,3 12,5 3,7 23,0 

Totale 23,2 20,2 3,0 13,0 19,3 16,8 2,6 13,3 

FONTE: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 
 
Tav. 8.4 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e classi dimensionali di addetti (valori medi) 

DIMENSIONE AZIENDALE 

2009 2010 

Ore di corso 
previste 

Ore di corso 
effettive 

Diff. 
assoluta 

Scarto 
% 

Ore di corso 
previste 

Ore di corso 
effettive 

Diff. 
assoluta 

Scarto 
% 

Media Media Media Media Media Media Media Media 

Da 1 a 15 dipendenti 23,9 22,5 1,4 6,0 22,1 20,6 1,5 6,9 

Da 16 a 49 dipendenti 24,0 21,5 2,5 10,2 21,7 19,1 2,6 11,8 

Da 50 a 99 dipendenti 22,4 19,0 3,4 15,3 16,6 14,2 2,4 14,2 

Da 100 a 249 dipendenti 24,8 20,5 4,3 17,3 17,2 13,7 3,5 20,4 

Da 250 a 499 dipendenti 23,6 19,8 3,7 15,7 17,9 15,4 2,5 13,9 

500 e più dipendenti 17,3 15,5 1,8 10,2 21,9 18,7 3,2 14,6 

Totale 23,2 20,2 3,0 13,0 19,3 16,8 2,6 13,3 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Come nel 2009, è evidente ancora nel 2010 la relazione tra dispersione e dimensione aziendale, che vede le 
aziende da 50 dipendenti in su più in difficoltà nel presidiare lΩattività formativa del lavoratore a causa del 
ƳƛƴƻǊ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ƻǊƎŀƴƛzzazione di maggiori dimensioni. 
Per il secondo anno di fila è il comparto delle costruzioni, caratterizzato infatti da aziende di minor 
dimensione, a mostrare una maggior efficienza nel rispettare le ore di lezione previste, con uno scarto 
percentuale medio dellΩ8,4% cinque punti percentuali al di sotto della norma; esageratamente sopra la 
media la dispersione del settore ceramico ŎƘŜ ǇŜǊŘŜ ǉǳŀǎƛ ǳƴΩƻǊŀ ǎǳ ǉǳŀǘǘǊƻ Řƛ ƭŜȊƛƻƴŜΦ  
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Tav. 8.5 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e macrosettore (valori medi) 

SETTORE DI 
ATTIVITAΩECONOMICA 

2009 2010 

Ore di corso 
previste 

Ore di corso 
effettive 

Diff. 
assoluta 

Scarto 
% 

Ore di corso 
previste 

Ore di corso 
effettive 

Diff. 
assoluta 

Scarto 
% 

Media Media Media Media Media Media Media Media 

Agricoltura - - - - 10,8 10,0 ,8 7,0 

Industria tessile 15,3 13,1 2,2 14,3 18,6 17,2 1,4 7,5 

Industria ceramica 19,5 17,4 2,1 10,9 15,4 11,8 3,6 23,1 

Industria meccanica 27,8 23,4 4,4 15,7 19,1 16,8 2,3 12,1 

Altre industrie 19,8 17,2 2,6 13,3 20,1 17,6 2,6 12,7 

Costruzioni 28,0 25,8 2,2 7,9 20,8 19,0 1,8 8,4 

Servizi 22,5 20,0 2,5 11,2 20,2 17,4 2,8 13,6 

Totale 23,2 20,2 3,0 13,0 19,3 16,8 2,6 13,3 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Dal punto di vista delle tematiche le lingue e la sicurezza si confermano fonte di molta dispersione di ore, 
nella misura di uno scarto percentuale che si attesta rispettivamente al 15,7% e al 19,7%. Proprio nelle 
materie maggiormente frequentate da sempre, e maggiormente richieste, ci si aspetterebbero processi di 
efficientamento più sviluppati, mentre si assiste quindi in questo modo in termini assoluti di un elevato 
spreco di ore. 
Il coaching si dimostra anche questΩanno una modalità efficientissima nel coinvolgere il lavoratore con un 
indice di dispersione pari a zero, risultati interessanti sono ottenuti anche tramite lΩaffiancamento e il 
training on the job, mentre meno coinvolgenti le aule corsi esterne. Sorprendentemente, come lo scorso 
anno, ma con una intensità minore, sembrerebbe verificarsi meno dispersione di ore se lΩinsegnamento è 
previsto al di fuori dellΩorario di lavoro, sebbene il fattore motivazionale sia solitamente importante nel 
garantire lΩattenzione e la presenza degli allievi. Particolarmente dispendioso in termini di ore un corso 
modulato in parte durante ed in parte fuori dallΩorario di lavoro. I corsi di livello più alto sembrano essere in 
virtù di una presunta difficoltà superiore, fonte di maggior dispersione, meno quelli base. 
 
Tav. 8.6 - Ore di partecipazione ad azioni formative per anno e tematica formativa (valori medi) 

TEMATICA FORMATIVA 

2009 2010 

Ore di corso 
previste 

Ore di corso 
effettive 

Diff. 
assoluta 

Scarto 
% 

Ore di corso 
previste 

Ore di corso 
effettive 

Diff. 
assoluta 

Scarto 
% 

Media Media Media Media Media Media Media Media 

Abilità personali 19,8 16,9 2,9 14,4 19,0 16,6 2,4 12,7 

Contabilità, finanza 52,9 50,6 2,4 4,4 15,8 12,9 2,9 18,4 

Gest. aziendale, amministrazione 25,4 23,6 1,8 7,1 26,5 23,5 3,0 11,4 

Impatto ambientale 26,9 16,9 10,0 37,1 18,2 18,1 0,1 0,6 

Informatica 25,3 22,8 2,5 9,9 23,4 20,8 2,5 10,9 

Lavoro in uff. ed attività di segret. 19,9 16,7 3,2 16,2 17,7 17,7 0,0 0,0 

Lingue 31,7 25,0 6,7 21,1 28,1 23,7 4,4 15,7 

Marketing vendite 22,4 20,6 1,8 8,2 21,4 20,4 1,0 4,6 

Qualità 15,8 14,8 ,9 6,0 22,1 21,0 1,1 5,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 15,6 13,6 2,0 13,0 13,1 10,6 2,6 19,7 

Tecniche di produzione 32,1 29,3 2,8 8,8 18,9 17,1 1,8 9,4 

Altro 30,0 28,1 1,9 6,4 - - - - 

Totale 23,2 20,2 3,0 13,0 19,3 16,8 2,6 13,3 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
LΩidea che sembra venir fuori da segnali deboli desunti dai numeri è che, forse, il segreto per una minore 
dispersione delle ore potrebbe risiedere esattamente in tutte le variabili che in un qualche modo incidano 
sul coinvolgimento dellΩallievo, quindi in tematiche più specifiche e meno generaliste sviluppate con 
modalità cucite sulle specifiche caratteristiche della figura professionale. 
 
8.2 - La dispersione degli allievi 

 
Nella presente sezione tratteremo il concetto di dispersione applicata questa volta agli allievi, per 
descrivere, nei limiti dei nostri strumenti, il fenomeno della discontinuità della frequenza ai corsi e 
dellΩabbandono in itinere degli stessi. 
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Al proposito faremo largo uso dellΩindice di dispersione calcolato sugli allievi nelle stesse modalità di quello 
usato per le ore dove per allievi si intendono, è bene ricordarlo, i partecipanti identificati dal codice fiscale.  
Appare ormai sempre più una costante avere a che fare, nel caso dei partecipanti, con una dispersione 
negativa che segnala un numero di partecipanti effettivi superiore a quello previsto. Negli ultimi due anni 
tale fenomeno è moto accentuato nellΩordine di quasi un partecipante in più su 6 previsti in media, per un 
valore dello scarto che si attesta al 10,6%. 
Il valore negativo deriva dallΩeffetto sostituzione che si deve innescare per coprire i posti e le ore lasciate 
scoperte da qualche alunno, quindi tanto è più sotto lo zero tanto maggiori sono i partecipanti che non 
hanno effettuato il percorso completo. 
 
Tav. 8.7 - Partecipanti previsti ed effettivi per azione formativa e anno (valori medi) 

  

2009 2010 

Partecipanti 
previsti 

Partecipanti 
effettivi 

Differenza 
assoluta 

Scarto 
percentuale 

Partecipanti 
previsti 

Partecipanti 
effettivi 

Differenza 
assoluta 

Scarto 
percentuale 

Media Media Media Media Media Media Media Media 

Valore medio 6,3 7,1 -0,8 -12,1 6,5 7,2 -0,7 -10,6 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
La provincia di Ferrara in verità sembra andare in controtendenza attestandosi su tassi di dispersione 
ampiamente sopra lo zero per due anni di seguito: per il 2010 infatti annotiamo nella provincia di Ferrara 
uno scarto pari al 13,2%, questΩanno accompagnato da Ravenna e Reggio Emilia entrambe sopra lo zero, 
quindi tutte e tre le province con un numero di partecipanti ampiamente al di sotto dei previsti. 
Ai limiti dellΩanomalia il valore di Rimini che da due anni registra una dispersione del -55,3% del 2009 e 
addirittura del -68,3% del 2010, ad indicare quasi 4 partecipanti in più su 5 previsti. Degna di nota la 
ǇŜǊŦŜǘǘŀ ŎƻƛƴŎƛŘŜƴȊŀ ǘǊŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ ŜŘ ŜŦŦŜǘǘƛǾƛΣ ƴŜƭƭΩƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƎƭƛ ŀƭƭƛŜǾƛ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǎǾƻƭǘƻ 
ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŀƭ Řƛ ŦǳƻǊƛ ŘŜƭƭΩƻǊŀǊƛƻ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻΣ ŎƘŜ ŎƻƴŦŜǊƳŀ ǘŀƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŜŦŦƛŎƛŜƴǘŜ ƴƻƴ ǎƻƭƻ ƴŜƭƭŀ ǎŎŀǊǎŀ 
dispersione delle ore ma anche degli allievi. 

 
Tav. 8.8 - Scostamento tra partecipanti previsti ed effettivi ad azioni formative per anno (composizione percentuale) 

  2009 2010 

  Previsti ς effettivi Previsti - effettivi 

  PREV<EFF = PREV>EFF PREV<EFF = PREV>EFF 

Percentuale di riga 38,7 38,0 23,3 34,6 44,0 21,4 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa 

 
Da unΩaltra prospettiva possiamo apprezzare la consistenza dellΩeffetto sostituzione, che ammonta a circa il 
34,6% dei casi nel 2010 in lieve calo sullΩavviso precedente in favore di un maggior numero di azioni 
formative che presentano una perfetta coincidenza tra partecipanti previsti ed effettivi.  
!ƴŀƭƛȊȊŀƴŘƻ ǉǳŜǎǘΩŜŦŦŜǘǘƻ ǎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛ Ŏƻƴ ƭŀ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƻǊŜ ǊƛƭŜǾƛŀƳƻΣ ŀƴŎƘŜ 
ǉǳŜǎǘΩŀƴƴƻΣ ƛƭ ƭŜƎŀƳŜ ŎƘŜ ƎƛŁ ƴŜƛ Ǉŀǎǎŀǘƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛ ŀǾŜǾŀƳƻ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀǘƻ ǎǳǎǎƛǎǘŜǊŜ ǘǊŀ ƭŜ ŘǳŜ 
ƳŀƴƛŦŜǎǘŀȊƛƻƴƛΥ ŀƭƭΩŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ŘŜƭƭŜ ƻǊŜ ǇŜǊǎŜ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƴƻn utilizzate dai partecipanti, si cerchi di 
compensare aumentando la numerosità delle classi.  
Il tema della dispersione degli allievi fa capo sia alle consuete problematiche inerenti alla motivazione e al 
coinvolgimento del lavoratore, ma anche e soprattutto a questioni organizzative: un dato importante che 
emerge da focus-ƎǊƻǳǇ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ǎǳƭ ŎŀƳǇƻ ŝ ŎƘŜ ƭΩŜŦŦŜǘǘƻ ǎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ƛƴ ƭŀǊƎŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ ŀǾǾƛŜƴŜΣ 
ŀƴŎƻǊŀ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƛ ŎƻǊǎƛΣ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭ Ŧŀǘǘƻ ŎƘŜ ǘǊŀ ƛƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ƛƴ Ŏǳƛ ǾƛŜƴŜ ŀǇǇǊƻǾŀǘƻ ƛƭ Ǉiano e 
quando viene realizzato passa un lasso di tempo solitamente non inferiore ai 6 -у ƳŜǎƛΦ 9ΩŜǾƛŘŜƴǘŜ ŎƘŜ ƭŜ 
esigenze nel frattempo cambino, così come le aziende e quindi anche i lavoratori. Al proposito le differenze 
appena riscontrate nelle province, in particolare in quella di Rimini, suggeriscono problematiche di tipo 
ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƛǾƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻΦ !ƭƭΩŜŦŦŜǘǘƻ ǎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ƛƴƛȊƛŀƭŜ ǎƛ ŀƎƎƛǳƴƎŜ ǉǳŜƭƭƻ ƛƴ ƛǘƛƴŜǊŜ ǇƛǴ ƭŜƎŀǘƻ 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŘŜƭƭΩŀƭƭƛŜǾƻΣ ŀƭ ǎǳƻ ŎƻƛƴǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ Ŝ ŎƘŜ ƭŜƎŀ ƭŀ ŘƛƳŜnsione delle ore perse a quella dei 
partecipanti in eccesso, in un meccanismo viziato e spesso inefficiente. 
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Tab. 8.9 - Indice di correlazione tra dispersione delle ore e dispersione degli allievi * 

ANNO   
Indice di correlazione tra Significatività Numero 

dispersione delle ore e dispersione dei partecipanti (2-code)** di azioni 

2006   -0,16 0,00  994 

2007   -0,15 0,00  540 

2008   -0,11 0,00  1.014 

2009   -0,11 0,00  874 

2010   -0,12 0,00  791 

          

* [ΩƛƴŘƛŎŜ ŝ ŎŀƭŎƻƭŀǘƻ ǎǳƭƭŜ ŀȊƛƻƴƛ formative     

** Valori significativi al livello di probabilità di 0,001     

Fonte: Elaborazioni IRES ER su banca dati Fondimpresa   

 
 
  



Monitoraggio attività formativa Fondimpresa - Avviso 3/2010 - Conto di Sistema 

 
60 

Capitolo 9 - Obiettivi e metodologia 
 
 
9.1 - Obiettivi 
  
Lƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǇŀǊŀƎǊŀŦƻ Ŧŀ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘŀ ŀƭƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ǎǘŀǘƛǎǘƛŎƻΦ [ŀ ōŀǎŜ Řŀǘƛ 
Ƴƻƭǘƻ ŀƳǇƛŀ ŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ Ƙŀ ŎƻƴǎŜƴǘƛǘƻ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƛ Ŝ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ 
ŘŜƭƭΩ!ǾǾƛǎƛ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘƛΣ Ŏƻƴ ƛ ǎŜƎǳŜƴǘƛ ƻōƛettivi:  
 
 ǳƴΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊŜ Řƛ pulizia dei dati acquisiti al fine di migliorarne solidità e possibilità di 

elaborazione; 
 ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŀ ŎƻǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ǎǾƻƭǘŀ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ƛƳǇǊŜǎŜ Ŝ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŎƻƛƴǾƻƭǘƛΣ ǎƛŀ 
ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩǳƴƛǾŜǊǎƻ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ŀŘŜǊŜƴǘƛ ŀ CƻƴŘƛƳǇǊŜǎŀΣ ǎƛŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩǳƴƛǾŜǊǎƻ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ŘŜƭ 
sistema regionale; 

 ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ǎǘŀǘƛǎǘƛŎŀ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ƛƴŎǊƻŎƛŀǊŜ ƭŜ ǾŀǊƛŀōƛƭƛ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ per ricavare informazioni significative 
(rispetto alle attività previste/realizzate) riguardanti, ad esempio, ore, corsi e materie per caratteristiche 
dei lavoratori (genere, nazionalità, titolo di studio, inquadramento, ecc..) e per caratteristiche aziendali 
(settori di attività, ragione sociale, classe dimensionale, unità produttive, ecc..); 

 ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀκŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ della formazione (per ora, impresa, materia, tipologia di 
attività, caratteristiche dei lavoratori, ecc..). 

 
Lƭ ƴǳŎƭŜƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛ ŝ ŘǳƴǉǳŜ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘƻ Řŀƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ǎǘŀǘƛǎǘƛŎƻ ŘŜlla grande 
ǉǳŀƴǘƛǘŁ Řƛ Řŀǘƛ ŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜΦ [ΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀŘ ŀƭǘǊŜ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜ Řƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ŝ ǎǘŀǘŀ ƭƻ 
ǎǾƛƭǳǇǇƻ Řƛ ǳƴΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ όŘŀǘŀǿŀǊŜƘƻǳǎŜύ ŎƘŜ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ƛƴǘŜƎǊŀǘŀ ŘŜƛ ǘǊŜ ƭƛǾŜƭƭƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƛ 
contenuti nei dati: allievo, azienda, attività formativa.  

 
Ciò ha consentito: 
 
 ƭŀ ŎƻƳǇŀǊŀōƛƭƛǘŁ ǘŜƳǇƻǊŀƭŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭƻ ǎŎƘŜƳŀ άŀƴƴƻκŀǾǾƛǎƻέΤ 
 la capacità di effettuare focus specifici per livello settoriale, per caratteristica aziendale, per 

caratteristiche socio-ŘŜƳƻƎǊŀŦƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩŀƭƭievo e/o per tipologia formativa; 
 la definizione di una struttura stabile e consolidata per il monitoraggio della attività complessive di 

Fondimpresa (Avvisi territoriali, settoriali, Conto Formazione, ecc..); 
 ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊƻǇƻǎǘŜ Řƛ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ŎƻǎǘǊǳƛǊŜ ǳƴŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛ 

continua delle attività di Fondimpresa in Emilia-Romagna e uno strumento di supporto decisionale a 
imprese e lavoratori; 

 ǳƴŀ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ŦǊǳƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ƻǘǘŜƴǳǘƛΣ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ ŀƴŎƘŜ ǉǳŜǎǘΩŀƴƴƻ ŀnche su supporto digitale (cd-
rom), prevedendo il livello massimo di disaggregazione dei dati. 

 
 
9.2 - Metodologia 
 
[ΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎƛ ŝ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘŀ ǎǳƭƭŀ ŎǊŜŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ŘŀǘŀǿŀǊŜƘƻǳǎŜ ǊŜƭŀȊƛƻƴŀƭŜ ŎŀǇŀŎŜ Řƛ ǊƛǳƴƛǊŜ ƛƴ ǎŞ ǘǳǘǘŜ ƭŜ 
informazioni statistiche disponibili. La struttura informativa è stata resa in questo modo stabile nel tempo e 
con la possibilità di effettuare interrogazioni di carattere quali-quantitativo. 
Ciò consente e consentirà una comparazione in serie storica dei dati dei diversi Avvisi relativi alle attività a 
bando e garantisce, in prospettiva, una base di raffronto anche con dati di provenienza differente (come, ad 
esempio, quelli del Conto Formazione). 
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Le informazioni rese disponibili al gruppo di ricerca riguardano sostanzialmente tre aree tematiche: 
 

ATTIVITÀ FORMATIVA 
IMPRESE CHE HANNO 
SVOLTO FORMAZIONE 

CARATTERISTICHE 
SOCIO-ANAGRAFICHE DEGLI ALLIEVI 

   

Tematiche.csv Beneficiarie.csv Allievi.csv 

Azioni.csv   

Modalità.csv   

Calendario.csv    

Registro.csv   

 
 
Orione ha inoltre reso disponibile un set di informazioni aggiuntive relative alle unità locali delle imprese 
aderenti al Fondo ƛƴǘŜǊǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜΣ ŎƘŜ Ƙŀ ŎƻƴǎŜƴǘƛǘƻ ǳƴ ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ Ŏƻƴ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎƻ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ŎƘŜ 
Ƙŀƴƴƻ ǎǾƻƭǘƻ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƎƭƛ !ǾǾƛǎƛ мκнллс Ŝ мκнллт Řƛ CƻƴŘƛƳǇǊŜǎŀΦ 
Ai fini del trattamento statistico dei dati, è stato necessario predisporre un impegnativo processo di analisi 
della struttura dei dati stessi. 
LƴƛȊƛŀƭƳŜƴǘŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘŜ ƭŜ ŎƘƛŀǾƛ ƭƻƎƛŎƘŜ Řƛ ΨƭƛƴƪŀƎƎƛƻΩ ŘŜƛ ŦƛƭŜ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŘŜǎŎǊƛǘǘƛΣ 
opportunamente richieste a Fondimpresa.  
 
Successivamente, avvalendosi del software statistico SPSS (Statistical Package for Social Science), sono state 
predisposte 4 fasi di controllo e correzione dei dati: 
 

I. Errori derivanti da errata imputazione dei dati13 
II. Errori di coerenza logico-formale dei dati 
III. Erronea codifica e/o attribuzione di informazione 
IV. Recupero di eventuali missing-value 

 
Una attenzione particolare è stata rivolta allo studio dei missing-value. Il recupero delle informazioni 
mancanti è stato ottenuto sia attraverso tecniche di recupero interne allo stesso database (come ad 
esempio estrazƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ƴŀǎŎƛǘŀ Ŝ ǎŜǎǎƻ Řŀƭ ŎƻŘƛŎŜ ŦƛǎŎŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀƭƭƛŜǾƻύΣ ǎƛŀ ǊƛŎƻǊǊŜƴŘƻ ŀ ŘŀǘŀōŀǎŜ ƛƴ 
possesso della struttura di ricerca. 
tǳǊ ŀǾŜƴŘƻ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ ǳƴ ƴǳƳŜǊƻ ƭƛƳƛǘŀǘƻ Řƛ ǾŀǊƛŀōƛƭƛΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ 
(vista la notevole completezza delle informazioni contenute nei file di Fondimpresa), questa operazione ha 
richiesto un aggravio temporale per la ricerca sul campo delle informazioni mancanti (ad esempio codici 
Ateco, natura giuridica e dimensione aziendale). Sempre relŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩŀǊŜŀ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ŝ ǎǘŀǘƻ 
ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǘƻ ƭΩǳǎƻ ǇǊƻƳƛǎŎǳƻ Řƛ !ǘŜŎƻ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴƛ ŘƛǎǘƛƴǘŜ ό!ǘŜŎƻ нллн Ŝ !ǘŜŎƻ нллтύΤ ŝ ǎǘŀǘƻ 
scelto di ricondurre tutti i codici 2007 in 2002 in linea con le scelte operate dalle principali banche dati 
dƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ ŀƭ ƳƻƳŜƴǘƻΦ tŜǊ ǳƭǘƛƳƻ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŜ ǾŜǊƛŦƛŎƘŜ ƛƴŎǊƻŎƛŀǘŜ Řƛ άŎƻŜǊŜƴȊŀέ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǇŜǊ 
rilevare eventuali incongruenze logico-formali. Le principali criticità sono state evidenziate nel calcolo della 
dimensione aziendale (in termini di occupati) e, in pochissimi casi, di codici Ateco mal attribuiti se 
ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǘƛ Ŏƻƴ ƭŀ ŘŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀΦ  
Effettuate tutte queste operazioni indispensabili di pulizia, standardizzazione, recupero dei casi mancanti e 
verifica di coerenza, il passaggio successivo è stato quello di riunire questo cospicuo patrimonio informativo 
in un unico data warehouse relazionale. 
Punto di raccordo tra tutti questi ambiti è il cosiddetto file del registro di Fondimpresa dove vengono 
annotate le caratteristichŜ ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ŜŦŦŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ǎǾƻƭǘŀΣ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛǾƻ ŘŜƭƭŜ ǇǊŜǎŜƴȊŜ ŀƛ 
corsi, quello degli allievi e delle relative imprese di appartenenza.  

                                                           
13

 aƻƭǘƛ ŘŜƎƭƛ ŜǊǊƻǊƛ Řƛ ƛƳǇǳǘŀȊƛƻƴŜ ǎƻƴƻ ǊƛŎƻƴŘǳŎƛōƛƭƛ ŀƭƭŀ ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řŀǘƛ όǾŜŘƛ ƴŀǘǳra 
ƎƛǳǊƛŘƛŎŀύ ŎƘŜ Ƙŀ ǇŜǊƳŜǎǎƻΣ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻΣ ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ ŘƛƎƛǘŀȊƛƻƴŜ ƭΩǳǎƻ ǇǊƻƳƛǎŎǳƻ di caratteri maiuscoli e minuscoli. In questo senso è 
ǎǘŀǘƻ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƛƭŜ ŎƻƳǇƛŜǊŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ άǊƛǇǳƭƛǘǳǊŀά ŜƭƛƳƛƴŀƴŘƻ ŘŀǇǇǊƛƳŀ ǉǳŜǎǘƻ ǘƛǇƻ Řƛ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎƘŜ Ŝ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ 
transcodificando le stesse variabili in modalità numerica. 
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La procedura utilizzata è stata quella di effettuare il collegamento (attraverso le chiavi di linkaggio 
precedentemente descritte) tra il file registro e gli altri file in modo da ottenere un unico file in cui ad ogni 
partecipazione si associano le informazioni delle altre aree tematiche.  
LƴŦƛƴŜΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǳƴŀ ǎŜǊƛŜ Řƛ ǾŀǊƛŀōƛƭƛ άǇŜǎƻέ ƻǇǇƻǊǘǳƴŀƳŜƴǘŜ ŎŀƭŎolate è stato possibile effettuare analisi 
sui vari livelli logici su cui è basato il monitoraggio: 
 

I. ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŜ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴƛ 
II. ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛ14 
III. ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǎǾƻƭǘƻ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ 
IV. ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ 

 
Il risultato della complessa operazione di riorganizzazione e verifica dei dati è un data warehouse di 115 
variabili base oggetto di possibile studio, di cui 57 derivanti dai file originali mentre le restanti 58 sono state 
elaborate da IRES Emilia-Romagna per realizzare gli obiettivi conoscitivi di cui sopra. Ricordiamo che i dati 
degli Avvisi 2006-2007 sono stati riportati alla stessa struttura e quindi perfettamente comparabili. 
 
In coda al rapporto è fornita una descrizione sintetica del data warehouse presentato per aree tematiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
14

 Per approfondimenti sulla distinzione fra concetto di partecipante e partecipazione si rimanda al glossario in coda. 
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GLOSSARIO 
 
 
Allievi multi- corso: Con riferimento ai concetti sopra richiamati si definisce allievo multi- corso un partecipante che frequenta, 

ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǳƴƻ ǎǘŜǎǎƻ !ǾǾƛǎƻΣ ǇƛǴ ŎƻǊǎƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾƛΦ 
 

Conto di Sistema: Il Conto di Sistema (CS) è un conto collettivo ideato per sostenere, in particolare, la formazione nelle aziende di 
piccole dimensioni, favorendo l'aggregazione di imprese su piani formativi comuni, in ambito settoriale o 
territoriale. Il Conto di Sistema utilizza il 26% (il 4% copre i costi di attività e gestione del Fondo) dei contributi 
versati a Fondimpresa dalle imprese aderenti e serve a finanziare le iniziative formative ma anche altre attività 
funzionali alla organizzazione e al funzionamento dei Piani formativi, come le attività di studio e ricerca. 
 

Conto Formazione: Fondimpresa accantona nel conto individuale di ciascuna azienda aderente, denominato "Conto formazione" (CF), 
una quota pari al 70% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti versato al 
Fondo tramite l'Inps. Le risorse finanziarie che affluiscono nel Conto formazione sono a completa disposizione 
dell'azienda titolare, che può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti nei tempi e con le modalità che 
ritiene più opportuni, sulla base di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi dalle rappresentanze delle 
parti sociali. Le risorse del Conto formazione possono finanziare fino ai due terzi della spesa complessiva di ciascun 
Piano formativo, mentre il restante terzo resta a carico dell'impresa titolare e può essere coperto con la spesa 
sostenuta per i propri dipendenti in relazione alle ore di partecipazione alle attività di formazione. 
 

Data warehouse: 
 

Un data warehouse (o DW, o DWH) (termine inglese traducibile con magazzino di dati), è un archivio informatico 
contenente i dati di un'organizzazione. I DW sono progettati per consentire di produrre facilmente relazioni ed 
analisi. Vengono considerati componenti essenziali di un sistema data warehouse anche gli strumenti per localizzare 
i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli, come pure gli strumenti per gestire un dizionario dei dati. Le definizioni di 
DW considerano solitamente questo contesto ampio. Requisito fondamentale di un data warehouse è l'integrazione 
dei dati raccolti. Nel data warehouse confluiscono dati provenienti da più sistemi transazionali e da fonti esterne. 
L'obiettivo dell'integrazione può essere raggiunto percorrendo differenti strade: mediante l'utilizzo di metodi di 
codifica uniformi, mediante il perseguimento di una omogeneità semantica di tutte le variabili, mediante l'utilizzo 
delle stesse unità di misura. 
 

Ore previste: LƴŘƛŎŀƴƻ ƭŜ ƻǊŜ Řƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ǇǊŜǾƛǎǘŜ ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻǊǎƻ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ 
una specifica azione. 
 

Ore effettive: LƴŘƛŎŀƴƻ ƭŜ ƻǊŜ ŜŦŦŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ǎŜƎǳƛǘŜ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀ ŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘŜǎǳƳƛōƛƭƛ Řŀƭ 
registro delle attività formative, che viene redatto dagli enti di formazione a conclusione delle attività. 
Il divario tra ore previste ed effettive verrà approfondito nella sezione 8 del cd rom, relativo alla dispersione 
ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀΦ 
 

Partecipanti: Quando si fa riferimento al concetto di partecipante si descrivono le caratteristiche degli allievi intesi come persone 
fisicamente coinvolte nelle attività di formazione, indipendentemente dal fatto che questi ultimi possano aver 
partecipato a più corsi. Il numero di partecipanti è sempre inferiore al numero di partecipazioni, fatta eccezione per 
il caso estremo in cui ogni allievo è coinvolto in una e una sola attività formativa. 
 

Partecipazioni: Quando si fa riferimento al concetto di partecipazione si descrivono le presenze ad un determinato corso. In questo 
modo vengono messe in evidenza le caratteristiche della composizione delle aule. Si tiene quindi traccia delle 
eventuali presenze di uno stesso lavoratore su più attività. 
 

 
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Transazione_(database)
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APPENDICE STATISTICA 

 
 
AREA NOME VARIABILE DESCRIZIONE ORIGINE 

Allievo CODICE_FISCALE_ALLIEVO Codice fiscale dell'allievo  

Allievo NOME Nome  

Allievo COGNOME Cognome  

Allievo Sesso Sesso  

Allievo Data_di_nascita Data di nascita da codice fiscale  

Allievo Cittadinanza 
Indica la cittadinanza dell'allievo, il dato è 
aggregato e consente la sola distinzione tra 
cittadini italiani comunitari ed extra-comunitari 

 

Allievo ANNO_ASSUNZIONE Individua l'anno di assunzione del lavoratore  

Allievo TITOLO_DI_STUDIO Titolo di studio  

Allievo TIPOLOGIA_CONTRATTUALE Tipologia contrattuale  

Allievo CONTRATTO_COLLETTIVO_APPLICATO Contratto collettivo applicato  

Allievo INQUADRAMENTO Indica la qualifica degli allievi  

Allievo AREA_AZIENDALE 
Area funzionale in cui opera il il dipendente 
formato 

 

Allievo PROVINCIA_RESIDENZA Provincia di residenza allievo  

Allievo ETA Età di nascita al momento dell'attività formativa elaborazioni IRES 

Allievo eta_classi_5 Classi di età quinquennali elaborazioni IRES 

Allievo eta_classi_10 Classi di età decennali elaborazioni IRES 

Allievo ANZIANITA_AZIENDALE 

Anzianità lavorativa è ottenuta come differenza 
tra l'anno di assunzione e l'anno dell'ultima 
lezione svolta, individuando quindi l'età effettiva 
al momento della formazione 

elaborazioni IRES 

Allievo Anzianita_classi Classi di anzianità lavorativa elaborazioni IRES 

Allievo N_SEDIE_ALL_classi Aggregazione delle partecipazioni  
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AREA NOME VARIABILE DESCRIZIONE ORIGINE 

Azienda CODICE_FISCALE_AZIENDA Codice fiscale azienda  

Azienda PARTITA_IVA Partita iva aziendale  

Azienda MATRICOLA_INPS Matricola IMPS dell'unità locale  

Azienda DENOMINAZIONE_AZIENDA Ragione sociale dell'azienda, da commissione Unione Europa  

Azienda CAP Codice di avviamento postale dell'unità locale  

Azienda COMUNE Comune dell'unità locale  

Azienda Provincia_operativa Provincia operativa dei lavoratori  

Azienda INDIRIZZO Indirizzo dell'unità locale  

Azienda ANNO_ADESIONE 
Anno di adesione dell'azienda al fondo interprofessionale 
Fondimpresa 

 

Azienda Accentramento 
Indica la presenza di accentramento contributivo secondo 
definizione INPS 

 

Azienda natgiur Natura giuridica della azienda  

Azienda Dipendenti Totale dipendenti elaborazioni IRES 

Azienda DIRIGENTI_UOMINI Dirigenti uomini  

Azienda DIRIGENTI_DONNE Dirigenti donne  

Azienda QUADRI_UOMINI Quadri uomini  

Azienda QUADRI_DONNE Quadri donne  

Azienda IMPIEGATI_UOMINI Totale degli impiegati di sesso maschile in organico  

Azienda IMPIEGATI_DONNE Totale degli impiegati di sesso femminile in organico  

Azienda OPERAI_UOMINI Operai Uomini  

Azienda OPERAI_DONNE Operai donne  

Azienda Quadri Totale dei quadri in organico  

Azienda Impiegati Totale degli impiegati in organico  

Azienda Operai Totale degli operai in organico  

Azienda RAPPRESENTANTE_SINDACALE Indica la presenza di un rappresentate sindacale  

Azienda Stato_adesione Stato dell'adesione  

Azienda DATA_ADESIONE 
Data di adesione dell'azienda al fondo interprofessionale 
Fondimpresa 

 

Azienda DATA_CESSAZIONE 
Data di cessata adesione dell'azienda al fondo 
interprofessionale Fondimpresa 

 

Azienda Multilocalizzata Plurilocalizzazione dell'impresa  

Azienda regio_extraregio Province regionali ed extra regionali elaborazioni IRES 

Azienda Class_censimeto 
Classi di dimensione aziendale, da censimento industria e 
servizi 2001, ISTAT 

elaborazioni IRES 

Azienda Class_EU 
Classi di dimensione aziendale, da commissione Unione 
Europa 

elaborazioni IRES 

Azienda class_inps Dimensione aziendale da INAIL elaborazioni IRES 

Azienda Class_Ires Dimensione aziendale elaborazioni IRES 

Azienda CODICE_ISTAT Codice Ateco 2002  

Azienda settore Settore di attività economica (Ateco 2002) elaborazioni IRES 

Azienda sezattiv Sezione e sottosezione di attività economica (Ateco 2002) elaborazioni IRES 

Azienda Focus_settori 
Fornisce una aggregazione delle attività economiche per 
macrosettori di attività economica 

elaborazioni IRES 

Azienda COPERTURA_DIP_AZI Indice di copertura della formazione degli allievi elaborazioni IRES 

Azienda Tasso_M Quota Maschi sull'organico elaborazioni IRES 

Azienda Tasso_F Quota Femmine sull'organico elaborazioni IRES 

Azienda Tasso_QUADRI Quota Quadri sull'organico elaborazioni IRES 

Azienda Tasso_IMPIEG Quota Impiegati sull'organico elaborazioni IRES 

Azienda Tasso_OPE Quota Operai sull'organico elaborazioni IRES 

Azienda ID_UNITA_PRODUTTIVA Unità produttiva  

Azienda N_SEDIE_AZI Indica il numero di partecipazioni a corsi per unità produttiva elaborazioni IRES 

Azienda N_SEDIE_AZI_classi Aggregazione delle partecipazioni elaborazioni IRES 

Azienda FORMATI_AZI Indica il numero di allievi formati per unità locale elaborazioni IRES 
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AREA NOME VARIABILE DESCRIZIONE ORIGINE 

Attività formativa DESCR_PIANO Indica il referente/attuatore piano formativo elaborazioni IRES 

Attività formativa TEMATICA_PRINCIPALE Tematica formativa  

Attività formativa MODALITA_PRINCIPALE Modalità formativa  

Attività formativa Livello Livello del corso  

Attività formativa Finalita Finalità del corso  

Attività formativa Collocazione_temporale 
Indica la modalità di svolgimento del corso (durante-fuori 
l'orario di lavoro etc.) 

 

Attività formativa CERTIFICAZIONE_COMPETENZE 
Indica la presenza di un riconoscimento certificato della 
formazione svolta 

 

Attività formativa Tipologia_Progetto Tipologia di progetto  

Attività formativa Settore_attività Classificazione Orfeo delle attività formative,  elaborazioni IRES 

Attività formativa COSTO_PIANO Finanziamento per Piano formativo elaborazioni IRES 

Attività formativa Stato Indica lo stato di svolgimento in itinere dell'azione   

Attività formativa titolo Titolo dell'azione  

Attività formativa Giornate_Formative Indica il numero di giornate formative svolte per Azione  

Attività formativa Giornate_Formative_classi Giornate formative per Azione (classi) elaborazioni IRES 

Attività formativa N_SEDIE_ALL 
Indica il numero di partecipazioni a corsi dell'allievo nell'anno 
di riferimento 

elaborazioni IRES 

Attività formativa DURATA_MEDIA_LEZIONE Indica la durata media giornaliera del corso espressa in ore elaborazioni IRES 

Attività formativa FREQUENZA 
Percentuale di ore effettivamente svolte sul totale delle ore 
previste per sedia  

 

Attività formativa FREQUENZA_VALIDITA 
Validità della frequenza dei corsi, soglia fissata 
convenzionalmente al 65% 

elaborazioni IRES 

Attività formativa Ore_corso 
Indica il numero di ore di corso previste dall'azione per 
partecipante 

 

Attività formativa Ore_corso_previsto_classi Ore di corso previste per azione (classi) elaborazioni IRES 

Attività formativa ORE_PRESENZA_EFFETTIVE 
Indica il numero di ore di corso effettivamente svolto 
dall'allievo per azione specifica 

 

Attività formativa Ore_corso_effettive_classi Ore di corso effettive per partecipante (classi) elaborazioni IRES 

Attività formativa Partecipanti_previsti Indica il numero di partecipanti previsti per azione  

Attività formativa Partecipanti_previsti_classi Partecipanti previsti (classi) elaborazioni IRES 

Attività formativa Anno_Ultima_Lezione Anno dell'ultima lezione svolta relativamente all'avviso elaborazioni IRES 

Attività formativa ANNI_FOR_CONT_ALL 
Indica il livello di coinvolgimento alla formazione degli allievi 
nel periodo di riferimento, espresso in anni 

elaborazioni IRES 

Attività formativa FOR_CONT_ALL 
La variabile consente l'individuazione degli allievi che hanno 
svolto attività formativa in entrambi gli anni 

elaborazioni IRES 

Attività formativa ANNI_FOR_CONT_AZI 
Indica il livello di coinvolgimento alla formazione delle aziende 
nel periodo di riferimento, espresso in anni 

elaborazioni IRES 

Attività formativa FOR_CONT_AZI 
La variabile consente l'individuazione delle aziende che hanno 
svolto attività formativa in entrambi gli anni 

elaborazioni IRES 

Attività formativa AZI_MONOAZIONE Indica la partecipazione dell'azienda a uno o più azioni elaborazioni IRES 

Attività formativa AZIONE_MONOAZ 
Indica il coinvolgimento nell'azione formativa di una o più 
aziende 

elaborazioni IRES 

Attività formativa ORE_DIFFE Differenza assoluta elaborazioni IRES 

Attività formativa ORE_DISPE Scarto percentuale elaborazioni IRES 

Attività formativa ORE_PRESENZA_EFFETTIVE_sumall Ore di formazione complessive per allievo elaborazioni IRES 

Attività formativa ORE_PRESENZA_EFFETTIVE_sumazi Ore di formazione complessive per azienda elaborazioni IRES 

Attività formativa ORE_PRESENZA_EFFETTIVE_sumazione Ore di formazione complessive per azione elaborazioni IRES 

Attività formativa N_AZIO_PER_UNILOC Numero di azione per unità locali elaborazioni IRES 

Attività formativa N_PART_AZIONI Numero di partecipazioni per azione elaborazioni IRES 

Attività formativa N_PART_AZIONI_classi Numero di partecipazioni per azione elaborazioni IRES 

Attività formativa N_ALL_AZIONI_classi Partecipanti effettivi per azione (classi) elaborazioni IRES 

Attività formativa N_UNILOC_PER_AZION Numero di unità locali per azione elaborazioni IRES 

Attività formativa NUMERO_METOLOGIE_AZIONE Numero di metodologie per azione elaborazioni IRES 

Attività formativa PARTECIPANTI_DIFFE Indica la differenza assoluta tra partecipanti effettivi e previsti elaborazioni IRES 

Attività formativa PARTECIPANTI_DISPE 
Scarto percentuale Indica lo scarto percentuale assoluta tra 
partecipanti effettivi e previsti  

elaborazioni IRES 
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