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Introduzione  

Il Rapporto sul ³%LODQFLR� GHO� VLVWHPD� SUHYLGHQ]LDOH� LWDOLDQR´, giunto alla sesta edizione, 
UDSSUHVHQWD� O¶XQLFR�VWUXPHQWR�GLVSRQLELOH� LQ�JUDGR�GL�GDUH�� LQ�XQ�VROR�GRFXPHQWR�� VLD�XQD�YLVLRQH�
G¶LQVLHPH�GHO�FRPSOHVVR�VLVWHPD�SUHYLGHQ]LDOH��QHO�VHQVR�SL��DPSLR�GHO�WHUPLQH��GHO�QRVWUR�3DHVH��VLD�
di fornire una riclassificazione della spesa inserita nel più ampio bilancio dello Stato, fornendo così 
a esperti e decisori politici una serie di dati utili alla gestione di una spesa superiore alla metà 
GHOO¶LQWHUD�VSHVD�SXEEOLFD�� 

Il Rapporto fino al 2012 è stato redatto dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale 
(NUVASP), istituito dalla L. 335/1995 (Riforma Dini) e trasmesso annualmente al Ministro del 
Lavoro e da questo alle Camere, che per un insieme di motivi ha cessato di operare nel maggio del 
20121. Si è creato così un vuoto non coperto, se non in modo parziale, da altre pubblicazioni, per 
colmare il quale, con il contributo di soggetti privati, è stata ricostruita con un lungo e complesso 
ODYRUR�GL� ³data entry´�� OD� EDQFD�GDWL�DPSOLDWD�� ULVSHWWR�D�TXHOOD�GHO�NUVASP, anche alle gestioni 

assistenziali��D�TXHOOH�UHODWLYH�DOOH�³prestazioni temporanee´�H�DOOD�Regionalizzazione del bilancio 
previdenziale con la tecnica dei flussi di cassa��'DO������O¶HODERUD]LRQH�GHL�GDWL�H�OD�UHGD]LRQH�GHO�
Rapporto è curata dal Comitato Tecnico Scientifico e dagli esperti del Centro Studi e Ricerche di 

Itinerari Previdenziali (molti dei quali già componenti o collaboratori del NUVASP) e il Rapporto 
stesso viene messo a disposizione del Ministro del Lavoro, delle Istituzioni italiane e internazionali e 
di tutti i soggetti interessati ai temi della previdenza sociale sia nella versione italiana sia in inglese.  

Il Sesto Rapporto, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi forniti dagli Enti di Previdenza, 
illustra gli andamenti della spesa pensionistica, delle entrate contributive e dei saldi delle differenti 
gestioni pubbliche e privatizzate che compongono il sistema pensionistico obbligatorio del nostro 
Paese. Il periodo di osservazione inizia dal 1989, poiché solo da tale anno si possono effettuare 
confronti su serie storiche omogenee2��/¶DQDOLVL�UHWURVSHWWLYD�FRSUH�LO�SHULRGR�ILQR�DO�2017, ultimo 
anno per il quale sono disponibili dati completi ricavati rigorosamente dai bilanci degli Enti che 
compongono il sistema Italia. Nel Rapporto sono descritti e valutati, mediante appropriati indicatori, 
gli andamenti di tutti i fondi della previdenza obbligatoria, sia quelli riguardanti le gestioni pubbliche 
FKH�VRQR�FRQIOXLWH�QHOO¶,136��HQWH�XQLFR�GL�JHVWLRQH�GHOOD�SUHYLGHQ]D�SXEEOLFD3, sia i fondi facenti 
capo alle gestioni private relativi alle Casse Professionali in base ai D. Lgs. 509 del 1994 e n.103 del 
1996.  

Ai fini della valutazione degli andamenti delle diverse gestioni sono prese in considerazione le 
principali variabili ± numero di iscritti attivi, pensionati, contribuzione media, pensione media e i 

                                                             
1 Cessazione per dimissioni del Presidente e dei Componenti con lettera inviata al Ministro Elsa Fornero, già componente 
del NUVASP. Oltre ai compiti di monitoraggio e controllo della spesa previdenziale, alla validazione dei coefficienti di 
WUDVIRUPD]LRQH� H� DO� FRRUGLQDPHQWR� GHOOH� ³anagrafi generali dei lavoratori attivi e delle pensioni e pensionati´�� LO�
189$63�UHDOL]]DYD�LO�³Rapporto sugli andamenti finanziari del sistema pensionistico´��O¶XOWLPR�5DSSRUWR�ULSRUWDYD�L�
GDWL�DO� ������������1HO������ q�DQGDWD� FRPSOHWDPHQWH� SHUGXWD� OD� JUDQGH� ELEOLRWHFD� GHO�1XFOHR� H� O¶HQRUPH�EDQFD� GDWL�
realizzata in oltre 15 anni di attività. Anche il sito web del NUVASP con la serie storica dei rapporti e il data base con gli 
andamenti completi dal 1989 al 2010, non è più visibile. 
2 La rielaborazione dei dati necessaria ai confronti su serie temporali omogenee è stata effettuata dal NUVASP, organismo 
che ha operato dal 1997 al maggio 2012 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successivamente dal 
Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali.  
3 Art. 21 del Decreto Legge 211 del 6/���������FRQYHUWLWR�QHOOD�/������GHO������������³'LVSRVL]LRQL�XUJHQWL�SHU�OD�FUHVFLWD��
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici''. 
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relativi rapporti economici e demografici - che concorrono a determinare i saldi, sia nei bilanci 
correnti sia nel medio lungo termine.  

/¶RVVHUYD]LRQH�SXQWXDOH�GHL�ULVXOWDWL�GHL�VLQJROL�IRQGL�q�SUHFHGXWD�GD�XQ¶DQDOLVL�JHQHUDOH�GHOOH�
GLQDPLFKH�GHOOD�VSHVD�FRPSOHVVLYD�GHO�VLVWHPD�SHQVLRQLVWLFR�REEOLJDWRULR�QHOO¶DUFR�WHPSRUDOH�GL�ben 

29 anni (unica nel suo genere) che consente di evidenziare le tendenze di breve e medio lungo 
WHUPLQH�DQFKH�FRQ�ULIHULPHQWR�DOOD�VRVWHQLELOLWj�ILQDQ]LDULD��DOO¶DGHJXDWH]]D�GHOOH�SUHVWD]LRQL�FRQ�XQD�
analisi dei tassi di sostituzione pubblici e complementari H�O¶DQGDPHQWR�GHO�UDSSRUWR�spesa totale/ PIL.  

,O� TXDGUR� SHQVLRQLVWLFR� H� DVVLVWHQ]LDOH� q� FRPSOHWDWR� FRQ� L� GDWL� UHODWLYL� DL� ³YLWDOL]L´� GHL�
parlamentari italiani e dei consiglieri regionali e, come si diceva, di altre categorie che hanno regole 
non ancora completamente omogenee rispetto al sistema generale. Sono dati a volte non completi 
SRLFKp� TXHVWH� LVWLWX]LRQL� VSHVVR� QRQ� FRPXQLFDQR� OH� SRVL]LRQL� DOO¶DQDJUDIH� JHQHUDOH� JHVWLWD� GDO�
0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR�WUDPLWH�O¶,136�LQ�EDVH�DOOD�/���������  

Infine nel Rapporto sono analizzati gli andamenti della Gestione per gli interventi assistenziali 

(GIAS), quelli della Gestione Prestazioni Temporanee (GPT) per le prestazioni di sostegno al 
reddito, finanziate dalla produzione e dalla fiscalità generale, quelli relativi al bilancio INAIL e la 
Spesa Sanitaria. Un¶Dnalisi particolare è rivolta alle forme di sostegno attivo e passivo dei lavoratori 
con riguardo ai fondi di solidarietà, interprofessionali e bilaterali.  

,O�FDOFROR�GHL�³tassi di sostituzione´�RIIHUWL�GDO�VLVWHPD�FRQ�SURLH]LRQL�SHU�GLIIHUHQWL�FDUULHUH�H�
scenari economici e un approfondimento sul sistema delle Casse Privatizzate con una valutazione 
qualitativa e quantitativa del welfare complementare e integrativo, assieme a una rassegna delle 
principali modifiche e novità legislative aggiornate al 2018, completano il Rapporto.  
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1. La spesa per pensioni dal 1989 al 2017 
 

1.1 Le tendenze della previdenza obbligatoria dal 1989 al 2017  

1HO� ����� OD� ³VSHVD� WRWDOH� SHU� SHQVLRQL´4 delle gestioni pubbliche e privatizzate del sistema 
obbligatorio, come dettagliata nel capitolo 2, è ammontata a 220,843 miliardi di euro, con un aumento 
GL�������PLOLDUGL�ULVSHWWR�DO�������SDUL�DOO¶�������7HQHQGR�FRQWR�GHOOD�TXRWD�DVVLVWHQ]LDOH�HURJDWD�Ln 
forma di pensione attraverso la GIAS, la spesa totale sale a 256.425, con un incremento pressoché 
identico (+1,06%) a quello della spesa previdenziale in senso stretto. I dati evidenziano che la spesa 
previdenziale ha avuto nel 2017 una leggera accelerazione rispetto al precedente triennio (2014-2016) 
in cui la crescita media risultava uguale allo 0,6%.  

Sempre nel 2017, le entrate derivanti dai contributi sono ammontate a 199,842 miliardi di euro, 
LQ�DXPHQWR�VXOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�GL�������PLOLDUGL��HTXLYDOHQWL�DOO¶�������/H�YDULD]LRQL�FRQIHUPDQR�
la tendenza emersa a partire dal 2014 ovvero, che la leggera ULSUHVD�GHOO¶HFRQRPLD�H�GHOO¶RFFXSD]LRQH�
KD�VSLQWR�GL�QXRYR�DOO¶DXPHQWR�OH�HQWUDWH�FRQWULEXWLYH�FKH�DYHYDQR�UHJLVWUDWR�XQD�EUXVFD�IUHQDWD�QHJOL�
anni peggiori della crisi.  

Escludendo la componente di spesa di carattere assistenziale coperta dalla GIAS che è 
ammontata a 35,582 miliardi di euro, il saldo tra entrate contributive e uscite per prestazioni è risultato 
negativo per 21,001 miliardi di euro. Sommando il disavanzo e la componente assistenziale, il 
finanziamento della spesa non coperto da contribuzione, cioè a carico della fiscalità generale è stato 
di circa 56,6 miliardi di euro, a dimostrazione del persistere di uno squilibrio contabile nelle gestioni 
SUHYLGHQ]LDOL�FKH��WXWWDYLD��UHJLVWUD�GLQDPLFKH�VLJQLILFDWLYDPHQWH�GLIIRUPL�QHOO¶DUFR�GL�WHPSR  su cui 
VL�HVWHQGH�O¶DQDOLVL� 

Figura 1.1 - Spesa previdenziale, contribuzioni e saldi di gestione 

 

                                                             
4 1HOOD�FODVVLILFD]LRQH�TXL�DGRWWDWD��OD�³VSHVD�WRWDOH�SHU�SHQVLRQL´�FRPSUHQGH�OH�SUHVWD]LRQL�GHULYDQWL�GDL�FRQWULEXWL�YHUVDWL�
e le prestazioni/integrazioni di natura assistenziale finanziate dai trasferimenti pubblici e contabilizzate nella Gestione per 
gli interventi assistenziali (GIAS). Si veda in appendice n. 2. 
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La Figura 1.1 PRVWUD� O¶DQGDPHQWR� GHOOD� VSHVD� SHU� SHQVLRQL�� GHOOH� HQWUDWH� FRQWULEXWLYH� H� GHL�
UHODWLYL�VDOGL�VXOO¶LQWHUR�SURILOR�WHPSRUDOH��6L�QRWD�FKH��LQ�SUHVHQ]D�GL�XQ�DQGDPHQWR�GLYHUJHQWH�GHOOD�
spesa e delle entrate, i saldi sono peggiorati fino al 1995.  

Dopo tale anno, con gli effetti della Legge di Riforma n. 335 del 2015 (Legge Dini), si sono 
avuti per oltre un decennio andamenti gradualmente convergenti di entrate e uscite, fino ad arrivare 
a un quasi pareggio dei conti previdenziali nel 20085. Dopo tale anno, le conseguenze della prolungata 
crisi si sono manifestate in modo evidente, in particolare con una brusca frenata delle entrate 
contributive e il conseguente nuovo peggioramento dei saldi, che tornano ad invertire la loro dinamica 
QHOO¶XOWLPR�WULHQQLR�GL�OHJgera ripresa economica.  

I disavanzi in valore assoluto, come quelli appena richiamati, non sono un indicatore 
DSSURSULDWR� SHU� PHWWHUH� D� FRQIURQWR� LQ� XQ� DUFR� GL� WHPSR� SLXWWRVWR� OXQJR� O¶HQWLWj� GHOOR� VTXLOLEULR�
finanziario dei conti della previdenza, dal momento che i valori derivano dalla differenza di due 
aggregati - entrate contributive e uscite per prestazioni ± che, essendo rappresentati da valori 
nominali, subiscono gli effetti della variazione dei prezzi. Per comprendere la reale portata dei 
disavanzi, è dunque preferibile usare nel raffronto temporale valori relativi e, nel caso specifico, il 
peso percentuale dei disavanzi di gestione sul totale della spesa previdenziale. 

Figura 1.2 - Disavanzi di gestione in % della spesa previdenziale 

 

Tale misura è rappresentata in Figura 1.2. Come si vede, il profilo ha oscillazioni di segno 
simile a quello degli istogrammi visti nella figura precedente ma i valori registrati indicano 
XQ¶LQFLGHQ]D�GHL�GLVDYDQ]L�FKH��VHSSXUH�DEELD�VHJQDWR�XQD�QRWHYROH�Uipresa negli anni della crisi, non 
KD�FRPXQTXH�SL��UDJJLXQWR�OD�JUDYLWj�GHOOD�SULPD�SDUWH�GHJOL�DQQL�¶����&Lz�GLPRVWUD�FKH�OH�ULIRUPH�
hanno avuto effetti considerevoli sul controllo della spesa in un sistema che richiede, comunque un 
attento monitoraggio del suo equilibrio finanziario, sia corrente sia di lungo periodo.    

,QGLFD]LRQL� SL�� FKLDUH� GHOOH� UDJLRQL� FKH� VRWWRVWDQQR� DOO¶DQGDPHQWR� LQVWDELOH� GHL� GLVDYDQ]L� GL�
gestione si possono trarre dai grafici di Figura 1.3, che riporta dal 2000 in poi le variazioni annue in 

                                                             
5 Come è stato rilevato anche in precedenti edizioni del Rapporto, negli anni successivi alla Riforma Dini, non è stato il 
passaggio al metodo contributivo a produrre effetti, bensì le modifiche GHOO¶LQGLFL]]D]LRQH��XQ�SURJUHVVLYR�ULDO]R�GHOO¶HWj�
pensionabile e gli effetti di contenimento delle pensioni di invalidità dovuti alla Legge 12 giugno 1984, n. 222. 
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termini nominali del PIL, delle entrate contributive, della spesa per pensioni e del relativo saldo 
gestionale. Si può notare come, in presenza di una dinamica della spesa che tende a rallentare con una 
decrescita relativamente stabile a seguito dei diversi interventi di riforma effettuati, le entrate 
FRQWULEXWLYH�UHJLVWUDQR�XQ�DQGDPHQWR�PROWR�SL��LQVWDELOH��FRQ�IOXWWXD]LRQL�FKH��VHJXHQGR�O¶DQGDPHQWR�
del PIL, confermano la natura congiunturale del principale flusso di finanziamento del sistema 
previdenziale e, quindi, la tendenza dello squilibrio ad aggravarsi nelle fasi di rallentamento 
GHOO¶HFRQRPLD� 

Il ruolo delle entrate contributive nel determinare i saldi gestionali, con la conseguente 
VHQVLELOLWj�GHL�VDOGL�VWHVVL�DOO¶DQGDPHQWR�FRQJLXQWXUDOe, è visibile in diversi momenti. Si vedano ad 
esempio i rallentamenti del ciclo negli anni 2003 e 2005, ma quello che emerge in modo evidente 
sono gli effetti della lunga crisi iniziata nella seconda metà dello scorso decennio.  

Come si vede, la dinamica delle entrate si è bloccata nel 2009 ed è diventata addirittura negativa 
nel 2013, per poi risalire parzialmente rispetto agli anni iniziali del periodo, a cominciare dal 2014. 
Grazie agli effetti strutturali delle riforme, la dinamica della spesa ha invece mostrato un profilo 
WHQGHQ]LDOPHQWH�GHFUHVFHQWH�LQ�WXWWR�O¶DUFR�GL�WHPSR�FRQVLGHUDWR��&Lz�QRQRVWDQWH��QHJOL�DQQL� LQ�FXL�
O¶HFRQRPLD�QRQ�q�FUHVFLXWD��R�LQ�FXL�LO�PIL ha avuto addirittura segno negativo, le minori entrate hanno 
determinato un peggioramento dei saldi della previdenza. 

Figura 1.3 - PIL, contribuzioni, spesa per pensioni e saldi di gestione: variazioni annue 

 

La combinazione tra la dinamica della spesa pensionistica sempre più contenuta e gli andamenti 
YDULDELOL��PD�VRVWDQ]LDOPHQWH�GHFUHVFHQWL�GHO�3,/��QHO�FRUVR�GHOO¶XOWLPR�WUHQWHQQLR�WURYD�XQ�SXQWXDOH�
riscontro nel loro rapporto, che rappresenta un indicatore sistematicamente monitorato a livello 
europeo per valutare la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici. Questo rapporto è 
rappresentato in Figura 1.4, dove la spesa per pensioni è inserita sia al lordo sia al netto della quota 
assistenziale. Come si può vedere, nel corso dei 29 anni, la spesa per pensioni è cresciuta in rapporto 
al PIL di circa quattro punti percentuali, passando dal 10,83% del 1989 al 14,87% nel 2017. Quasi 
DQDORJR�q�VWDWR�O¶LQFUHPHQWR�GHO�UDSSRUWR�VH�VL�FRQVLGHUD�OD�VSHVD�DO�QHWWR�GHOOD�TXRWD�GIAS, dedicata 
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agli interventi assistenziali. Osservando in particolare la linea punteggiata, si può rilevare come nello 
stesso periodo la quota assistenziale non ha avuto un peso costante: dopo una fase iniziale in cui aveva 
raggiunto livelli superiori al 17% GHOO¶LQWHra spesa ed era risultata piuttosto instabile, il peso della 
stessa è andato calando fino al 2012 per restare poi più o meno stabile intorno al 14% QHOO¶XOWLPR�
quinquennio6. 

'DO� SURILOR� GHOOH� FXUYH�� VL� SXz� ULOHYDUH� FRPH� DQFKH� O¶LQFLGHQ]D� SHUFHQWXDOH� GHOOD� spesa per 
pensioni sul PIL sia progressivamente aumentata nel tempo ma con ritmi di crescita che sono cambiati 
in misura significativa in diverse fasi temporali. Infatti, fino al 1997, la quota è aumentata rapidamente 
dal 10,8% fino al 13,2%7.  

Dopo tale anno, il rapporto si è pressoché stabilizzato per circa un decennio su valori molto 
YLFLQL�DO������&RQ�O¶DSULUVL�GHOOD�FULVL��OD�TXRWD�KD�ULFRPLQFLDWR�DG�DXPHQWDUH��DUULYDQGR�QHO������DG�
XQ� YDORUH� VXSHULRUH� DO� ������� 1HOO¶XOWLPR� TXDGULHQQLR�� FRQ� O¶DIIiorare dei segnali di ripresa 
GHOO¶HFRQRPLD�� YL� q� VWDWD� XQD� OHJJHUD� PD� VLJQLILFDWLYD� LQYHUVLRQH� GHOOD� TXRWD�� FRQ� OD� VSHVD�
pensionistica che è scesa di oltre mezzo punto percentuale rispetto al PIL.  

Figura 1.4 - Spesa per pensioni in percentuale del PIL (SEC 2010) 

 

Le medie dei tassi di variazione della spesa per pensioni e del PIL rappresentate in Figura 1.5 
spiegano le ragioni dei diversi andamenti del rapporto negli intervalli di tempo racchiusi dalle linee 
verticali tratteggiate della precedente Figura 1.4. Per confrontare i diversi periodi, i tassi di variazione 
sono ricavati dalle due grandezze espresse in termini reali8.  

Dalla figura appare evidente come dal 1989 al 1997, la crescita media del PIL (+1,4%) sia stata 
molto al di sotto degli aumenti della spesa pensionistica, cresciuta nello stesso periodo a un tasso 
medio annuo del 4,5%. 1HOO¶LQWHUYDOOR� VXFFHVVLYR�� FLRq� GDO� ����� DO� ������ GRSR� O¶DWWXD]LRQH� GHOOD�

                                                             
6 /D�FRQIHUPD�GL�TXHVWH�GLQDPLFKH�QHOO¶LQWHUR�SHULRGR�YLHQH�GDL�WDVVL�DQQXL�FRPSRVWL�GL�Frescita che, per i valori nominali, 
sono stati 4,84% per la spesa pensionistica, 3,81%, per la quota GIAS e 3,50% per il PIL.   
7 La temporanea inversione del trend nel 1995 fu causata dal blocco dei pensionamenti di anzianità (art. 13, comma 1 
della Legge 23 dicembre 1994 n. 724), che cessò dopo circa sei mesi con la riforma generale del sistema pensionistico 
(L. 335/95). 
8 Per il PIL sono utilizzati i valori concatenati a prezzi 2010, ovvero il deflatore del PIL, mentre per la spesa per pensioni 
q�XWLOL]]DWR�O¶LQGLFH�GHL�SUH]]L�DO�FRQVXPR�SHU�OH�IDPLJOLH�GL�RSHUDL�H�LPSLHJDWL��,67$7��DJJLRUQDPHQWR�VHWWHPEUH������� 
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RLIRUPD�'LQL� H� GL� DOWUL� LQWHUYHQWL� RULHQWDWL� VRSUDWWXWWR� DOO¶LQQDO]DPHQWR� GHOO¶HWj� SHQVLRQDELOH�� VL� q�
registrato un sensibile contenimento della dinamica della spesa pensionistica, con una crescita media 
annua pari DOO¶����� prossima alla crescita media del PIL (+1,6%) nello stesso periodo. Il procedere 
di pari passo della spesa per pensioni e del prodotto lordo ha così determinato per oltre un decennio 
fino al 2007 una sostanziale stabilità del rapporto, evidenziato anche dalla precedente Figura 1.4.  

Dal 2008, con lo scoppio della crisi economica, il valore del rapporto ha ricominciato di nuovo 
a crescere. Le ragioni di questa svolta non sono dipese però da un riaccendersi della dinamica della 
VSHVD�SHU�SHQVLRQL��ULGRWWD�DQ]L�XOWHULRUPHQWH�GDOO¶�����PHGLR�DQQXR�DOOR�������EHQVu�GDO�IRUWH�FDOR�
GHO�3,/�FKH��GDO������DO������KD�SHUVR�LQ�WHUPLQL�UHDOL�TXDVL�XQ�SXQWR�H�PH]]R�SHUFHQWXDOH�DOO¶DQQR��
1HOO¶XOWLPR�TXDGULHQQLR�LQILQH��FLRq�GDO�2014 al 2017, con la spesa per pensioni che ha ridotto ancora 
il tasso di crescita allo 0,5% DQQXR� H� XQ¶DQFRUD� WLPLGD� ULSUHVD� GHOO¶HFRQRPLD� FKH� KD� YLVWR� LO� 3,/�
aumentare dello 0,9% in media annua, il rapporto ha mostrato una leggera tendenza a ridursi, pur 
restando a un livello di quasi 1,9 punti percentuali più elevato di quello registrato prima della crisi 
economica. 

Figura 1.5 - Medie dei tassi annui di variazione del PIL UHDOH�H�GHOOD�VSHVD�SHU�SHQVLRQL�DO�QHWWR�GHOO¶LQIOD]LRQH 

 

Esaminando i grafici di Figura 1.6��SRVVRQR�HVVHUH�PHJOLR�HYLGHQ]LDWL�L�IDWWRUL�³VWUXWWXUDOL´�GDO�
cui andamento q� GHULYDWR� QHOO¶DUFR� GL� WHPSR� RVVHUYDWR� LO� SURJUHVVLYR� UDOOHQWDPHQWR� GHOOD� VSHVD�
pensionistica prima richiamato. Innanzitutto, si può vedere come il valore medio reale dei trattamenti 
SHQVLRQLVWLFL�KD�SURFHGXWR�FRQ�XQD�FUHVFLWD�FRVWDQWH�OXQJR�WXWWR�O¶DUFR�GL�WHPSR��1HOOD�PHGLD�DQQXD��
OD�FUHVFLWD�q�VWDWD�GHOO¶������FRQWUR�XQD�FRUULVSRQGHQte crescita del PIL reale nello stesso periodo 
dello 0,75%.  
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Figura 1.6 - Numero, importo medio reale delle pensioni e rapporto tra pensione e reddito medio 

(Indice: 1989 = 100) 

 

Il valore delle pensioni medie, in altri termini, crescendo ad un tasso reale doppio rispetto al 
PIL, rivela che la traiettoria della spesa pensionistica è stata più ripida, e quindi ha finito per pesare 
maggiormente sullo stesso PIL, ma dimostra anche che, soprattutto in un sistema basato quasi 
esclusivamente sul metodo di calcolo retributivo, che segue regole per larga parte non dipendenti dal 
FRQWHVWXDOH� DQGDPHQWR� GHOO¶HFRQRPLD�� QRQ� F¶q� TXDVL� FRUUHOD]LRQH� WUD� GLQDPLFD� GHOOD� VSHVD� SHU�
pensioni e dinamica del PIL. Di ciò si ha ulteriore conferma se si osserva il profilo del rapporto tra 
pensione media e reddito medio: dopo un lungo periodo in cui questo rapporto è rimasto quasi 
FRVWDQWH��FRQ�O¶LQL]LR�GHOOD�FULVL�LO�UDSSRUWR�q�VDOLWR�D�GLPRVWUD]LRQH�FKH��PHQWUH�LO�SHJJLRUDPHQWR�GHOOD�
situazione economica ha rallentato OD�FUHVFLWD�GHO�UHGGLWR�SHU�RFFXSDWR��O¶DPPRQWDUH�GHL�WUDWWDPHQWL�
pensionistici ha proceduto in base a logiche di calcolo che, non incorporando il reddito corrente ma 
quello di una parte della carriera, hanno potuto prescindere dagli andamenti congiunturali del 
momento.  

Alla dinamica delle pensioni medie hanno concorso anche due altri fattori. Il principale riguarda 
O¶HIIHWWR�GL�WXUQRYHU�QHOOD�SODWHD�GHL�SHQVLRQDWL��RYYHUR�LO�ULFDPELR�GHPRJUDILFR�FKH�KD�FRPSRUWDWR�
pensioni di nuova liquidazione aventi a riferimento carriere contributive più strutturate di quelle 
UHODWLYH� DOOH� SHQVLRQL� FHVVDWH� H� TXLQGL� GL� LPSRUWR�PHGLR� SL�� HOHYDWR��/¶DOWUR� IDWWRUH� G¶LPSRUWDQ]D�
crescente è stato il progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento che, con 
più anni di anzianità e coefficienti di trasformazione più elevati per la quota a contributivo, ha 
DFFUHVFLXWR�LO�YDORUH�GHL�SDUDPHWUL�SHU� LO�FDOFROR�GHOOD�TXRWD�D�UHWULEXWLYR�H�DWWHQXDWR�O¶LPSDWWR�GHO�
QXRYR�PHWRGR�GL�FDOFROR�VXOO¶DPPRQWDUH�Gelle prestazioni. 

4XHVWR� VWHVVR� LQQDO]DPHQWR� GHOO¶HWj� SHQVLRQDELOH� q� VWDWR�� SHUDOWUR�� LO� YHUR� HOHPHQWR�
determinante nel contenimento della dinamica della spesa pensionistica. Come appare chiaramente 
dai grafici, infatti, già a partire dai primi anni del nuovo secolo, si riscontra dapprima un calo della 
crescita e poi la contrazione del numero delle pensioni erogate, che è la naturale conseguenza del 
SURJUHVVLYR�LQDVSULPHQWR�GHL�UHTXLVLWL�SHU�O¶DFFHVVR�DOOD�SHQVLRQH� 

Per valutare il ruolo e la dinamica della spesa previdenziale, un ulteriore elemento di 
FRPSDUD]LRQH�q�GDWR�GDO�SHVR�FKH�HVVD�KD�VXO�WRWDOH�GHOOD�VSHVD�SXEEOLFD�H�GDOO¶DQGDPHQWR�FKH�HVVD�
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ha avuto rispetto a quello delle altre voci principali nelle fasi temporali già richiamate in precedenza. 
Queste informazioni si possono ricavare dalla Tabella 1.1, dove per ogni periodo sono riportate la 
quota percentuale di spesa per le pensioni sul totale delle spese della Pubblica Amministrazione, le 
medie delle variazioni annuali delle altre prestazioni sociali, delle uscite correnti al netto della spesa 
per interessi e delle retribuzioni dei dipendenti.  

Tabella 1.1 - Tassi medi annui di variazione (valori a prezzi correnti) 

 
 

Periodi 

 
 

Quota % di spesa per 
pensioni sulle spese della PA  

(inizio e fine periodo) 

 
 

Media dei tassi di variazione annui 

 
Spesa per 
pensioni 

 
Altre 

prestazioni 
sociali 

 
Spese PA al 
netto spesa 
per interessi  

 
Retribuzioni 
dipendenti 

1990-1997 22,0   -   27,6 9,2 5,2 4,5 6,3 
1998-2007 28,1   -   28,0 3,8 5,8 5,2 3,3 
2008-2013 28,1   -   30,2 2,9 2,9 1,2 0,1 
2014-2017 30,2   -   30,5 0,8 3,3 1,0 -0,1 

Dai dati si ricava che nella fase iniziale, la quota della spesa pensionistica sul totale della spesa 
pubblica è aumentata di oltre cinque punti percentuali, in soli otto anni, salendo dal 22% al 27,6%. I 
YDORUL�PHGL�GHL� WDVVL�GL�YDULD]LRQH�FRQIHUPDQR� O¶HVLVWHQ]D�GL�XQ� IRUWH�GLYDULR�WUD�OD�GLQDPLFD�GHOOD�
spesa per pensioni e quella delle altre voci. Dal 1998 fino al 2007, la spesa pensionistica non è invece 
più aumentata di peso, registrando variazioni più basse rispetto sia alle altre prestazioni sociali sia 
DOO¶LQVLHPH�GHOOD�VSHVD�FRUUHQWH�DO�QHWWR�GHJOL�RQHUL�SHU�JOL�LQWHUHVVL�SDVVLYL�� 

1HO�WHU]R�SHULRGR��JOL�DQQL�GHOOD�FULVL�HFRQRPLFD��O¶HIIHWWR�FRPELQDWR�GL�PLVXUH�GL�FRQWHQLPHQWR�
della spesa ± la cosiddHWWD�³DXVWHULW\´�- H�O¶DXPHQWR�LQHU]LDOH�GHOOD�VSHVD�SUHYLGHQ]LDOH�GRYXWR�DOOH�
regole di calcolo e anche alla salvaguardia dei diritti acquisiti, hanno determinato una risalita del 
rapporto. Pensioni e altre prestazioni sociali sono aumentate più rapidamente rispetto al resto della 
spesa pubblica e la quota della spesa pensionistica sul totale è ulteriormente salita di due punti 
SHUFHQWXDOL��'DO�������LQILQH��PHQWUH�YL�q�VWDWD�XQ¶DFFHOHUD]LRQH�GHOOH�DOWUH�VSHVH�VRFLDOL��OD�VSHVD�SHU�
pensioni è rimasta quasi allineata alla dinamica della spesa complessiva, con una variazione che ha 
superato solo quella delle retribuzioni dei dipendenti pubblici che nello stesso periodo hanno 
registrato una diminuzione.  

Come si è già sottolineato nel precedente Rapporto, non è semplice interpretare il 
GLVDOOLQHDPHQWR�QHOOH�GLQDPLFKH�GHOOH�GLYHUVH�YRFL�GHOOD�VSHVD�SXEEOLFD��)RFDOL]]DQGR�O¶DWWHQ]LRQH�VX�
due particolari periodi, la fase delle riforme pensionistiche e quella della crisi, si può però ipotizzare 
che mentre alcuni agJUHJDWL� GL� VSHVD� SXEEOLFD� VLDQR� SL�� UDSLGDPHQWH� LQIOXHQ]DWL� GDOO¶DQGDPHQWR�
congiunturale e dalle misure di politica economica adottate, le riforme miranti a tenere sotto controllo 
la spesa pensionistica abbiano effetti in prevalenza nel medio/lungo termine, essendo le dinamiche 
inerziali molto condizionate dal quadro normativo preesistente. 

6L�q�VRWWROLQHDWD�LQ�SUHFHGHQ]D�O¶LPSRUWDQ]D�FKH�LO�WDVVR�GL�FUHVFLWD�GHO�3,/�KD�VXJOL�HTXLOLEUL�
finanziari del sistema previdenziale, soprattutto in relazione alle conseguenze negative che il 
UDOOHQWDPHQWR�GHOO¶HFRQRPLD�KD�DYXWR�QHJOL�DQQL�GHOOD�FULVL�VXOOD�TXRWD�GL�VSHVD�SHU�SHQVLRQL�H� VXL�
saldi di gestione. In aggiunta a queste considerazioni, va anche rilevato che in un sistema in cui 
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aumenta progressivamente la quota di pensione calcolata con le regole previste dal metodo 
contributivo, le variazioni del PIL KDQQR� XQ� GLUHWWR� LPSDWWR� VXOO¶DFFXPXOD]LRQH� GHO� PRQWDQWH�
SHQVLRQLVWLFR�H��TXLQGL��VXOO¶DPPRQWDUH�GHOOH�SUHVWD]LRQL�FKH�L� ODYRUDWRUL�PDWXUDQR�QHJOL�DQQL�GHOOD�
carriera lavorativa9.  

Figura 1.7 - Tasso di capitalizzazione nominale e reale del montante contributivo 

 

La Figura 1.7 illustra tali effetti e, rileva in particolare le conseguenze di una crescita del PIL 
FKH��ROWUH�DOOD�EUXVFD�IUHQDWD�QHJOL�DQQL�GHOOD�FULVL��GDOO¶LQL]LR�GHO�QXRYR�VHFROR�LQ�SRL�q�ULVXOWDWD�EHQ�
al di sotto delle aspettative formulate nella fase di introduzione del nuovo metodo di calcolo.  

Nella figura è riprodotto il tasso di capitalizzazione del montante a partire dal 1996, anno 
successivo alla RLIRUPD�'LQL�H�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�QXRYR�PHWRGR�GL�FDOFROR10.  

Oltre al tasso annuo effettivo fino al 2017, nella figura sono inseriti i valori in proiezione fino 
al 2021, ricavati dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF)11, sia 
in base ai valori tendenziali che a quelli programmatici. Inoltre, nella figura sono stati aggiunti i valori 
rHDOL��RWWHQXWL�GHIOD]LRQDQGR�L�WDVVL�GL�FDSLWDOL]]D]LRQH�QRPLQDOL�FRQ�O¶LQGLFH�GHL�SUH]]L�,67$7�SHU�OH�
Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) fino al 2017 e con il deflatore del PIL per gli 
anni 2018-������DQFK¶HVVR�ULFDYDWR�GD�1$'()������ 

                                                             
9 La Riforma Dini del 1995 ha previsto che nel regime contributivo, le contribuzioni annualmente versate in percentuale 
della base imponibile si aggiungano al montante contributivo già accumulato da un lavoratore e che tale montante venga 
rivalutato annualmente ad un tasso di capitalizzazione pari alla media delle variazioni nominali del PIL nel quinquennio 
precedente (Comma 9 art. 1 della L. 335/1995). 
10 9D�ULFRUGDWR�FKH�OD�5LIRUPD�'LQL��/������������KD�SUHYLVWR�O¶DSSOLFD]LRQH�LQWHJUDOH�GHO�QXRYR�PHWRGR�GL�FDOFROR�SHU�L�
lavoratori che hanno iniziato a contribuire dopo il 31/12/1995. Per chi aveva raggiunto diciotto anni di contribuzione entro 
tale data, è stato mantenuto il precedente metodo di calcolo retributivo, mentre per chi non aveva raggiunto tale anzianità 
contributiva, è stato adottato un sistema pro-rata. La Legge Fornero (art. 24 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201), ha 
HVWHVR�LO�PHWRGR�FRQWULEXWLYR�D�GHFRUUHUH�GDOO¶���������D�WXWWL�FRORUR�FKH�LQ�SUHFHGHQ]D�DYHYDQR�PDQWHQXWR�LO�YHFFKLR�
sistema di calcolo.    
11 0LQLVWHUR�GHOO¶(FRQRPLD�H�GHOOH�)LQDQ]e, Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018, Roma, 
settembre 2018. 
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Come si vede dalla figura, i tassi di capitalizzazione nominali sono rimasti sopra il 3% fino al 
2008, per poi progressivamente scendere fino a un valore negativo nel 201412. Con la leggera ripresa 
della crescita degli ultimi quattro anni, i tassi di capitalizzazione nominali sono tornati su valori 
positivi in aumento. Le previsioni 2018-2021 indicano che la tendenza favorevole dovrebbe 
continuare, a maggior ragione se le misure espansive del nuovo Governo avessero effetti programmati 
a breve sulla crescita, FRPH�VL�GHVXPH�GDOOD�OLQHD�WUDWWHJJLDWD�FKH�VL�VWDFFD�YHUVR�O¶DOWR�D�SDUWLUH�GDO�
2019. 

Tuttavia, i motivi di preoccupazione non mancano. In primo luogo, le previsioni più recenti di 
organismi interni e internazionali, oltre agli ultimi dati ISTAT, segnalano un rallentamento 
JHQHUDOL]]DWR�GHOO¶HFRQRPLD�SHU�L�SURVVLPL�WULPHVWUL��FRQ�SUHYLVLRQL�VXL�IXWXUL�WDVVL�GL�FUHVFLWD�SL��EDVVL�
rispetto a quelli ipotizzati nel DEF 2018. Inoltre, se si considerano i valori reali dei tassi di 
capitalizzazione, cioè i tassi GHIOD]LRQDWL�GDOO¶HIIHWWR�SUH]]L��OLQHD�WUDWWHJJLDWD�QHO�JUDILFR���VL�YHGH�FKH�
O¶DXPHQWR�UHDOH�GHO�PRQWDQWH�VWD�SURFHGHQGR�FRQ�OHQWH]]D�H��VRSUDWWXWWR�FRPH�HPHUJH�QHJOL�DQQL�GHOOD�
crisi, con una crescente instabilità e con diversi momenti in cui si registrano valori negativi. Dal 
momento che lo sviluppo del montante è alla base della futura adeguatezza dei trattamenti 
pensionistici, sembra perciò necessario che i decisori pubblici mantengano su questi aspetti un 
costante monitoraggio.  

1.2 Gli andamenti delle gestioni delle principali categorie nei 29 anni di analisi 

Si è visto in precedenza come i numerosi interventi dei governi dal 1993 al 2011, abbiano avuto 
impatti significativi sulla dinamica della spesa pensionistica che, prima delle riforme, cresceva in 
WHUPLQL�UHDOL�ROWUH�LO������O¶DQQR��0DOJUDGR�OR�VIRU]R�SURGRWWR�SHU�OH�SROLWLFKH�GL�ULVDQDPHQWR��DQFKH�
nel 2017, ultimo anno qui analizzato, lo stato ha comunque dovuto provvedere attraverso la fiscalità 
generale ad una quota di finanziamento della spesa di entità superiore ai 65 miliardi di euro. 

È bene, tuttavia, rilevare che questo perdurante squilibrio finanziario non riguarda in maniera 
uniforme le principali categorie assicurate ma, esistono situazioni e tendenze molto differenti che 
meritano alcune puntualizzazioni. A tale scopo, prima di passare ai dati riguardanti le singole 
principali categorie di assicurati del sistema obbligatorio, è utile riesaminare in aggregato il ruolo 
delle diverse fonti di finanziamento della spesa totale. Come già accennato, la spesa ha due sostanziali 
componenti: una, principale, di natura previdenziale, è assimilabile a uno schema assicurativo, al cui 
finanziamento dovrebbero provvedere le entrate contributive; la seconda di natura assistenziale e 
solidaristicD�� FKH� GRYUHEEH� HVVHUH� ILQDQ]LDWD� GDOOD� ILVFDOLWj� JHQHUDOH�� 1HOO¶DWWXDOH� VLWXD]LRQH� GHO�
sistema pensionistico italiano, vi sono però due aspetti che rendono poco chiara questa distinzione. 
In primo luogo, la classificazione delle voci che rientrano nella spesa previdenziale e assistenziale 
lascia aperti dubbi interpretativi non ancora risolti, sebbene vi sia una gestione dedicata al 
ILQDQ]LDPHQWR�GHOOD�VSHVD�DVVLVWHQ]LDOH��*,$6��FKH�RSHUD�GD�FLUFD�WUHQW¶DQQL��,Q�VHFRQGR�OXRJR��WUD�OH�
gestioni previdenziali ve ne sono alcune che chiudono sistematicamente con saldi negativi, al cui 
finanziamento non concorre la contribuzione ma la leva fiscale.  

Tralasciando gli aspetti definitori e le indeterminatezze nella classificazione, si può fare 
comunque  una distinzione delle fonti di finanziamento tra le entrate contributive che sono caricate 
in misura percentuale sui redditi da lavoro degli assicurati, costituendo la quota di autofinanziamento 

                                                             
12 Il Decreto Legge 65/2015, articolo 5, comma 1 ha stabilito che: «in ogni caso il coefficiente di rivalutazione del 
montante contributivo non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive». 
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di ogni singolo fondo, e i trasferimenti provenienti dalla GIAS che, unitamente al ripiano dei 
disavanzi di gestione, rappresentano le risorse finanziarie che la fiscalità pubblica immette nel sistema 
pensionistico.     

Figura 1.8 - Trasferimenti GIAS e saldi contabili in % della spesa totale per pensioni 

 

In Figura 1.8 VRQR�HYLGHQ]LDWL�JOL�DQGDPHQWL�GHOOH�GLYHUVH� IRQWL�GL� ILQDQ]LDPHQWR�GHOO¶LQWHUR�
VLVWHPD�SHQVLRQLVWLFR�LQ�WXWWR�O¶DUFR�GL� WHPSR�HVDPLQDWR��&RPH�VL�YHGH�� L� WUDVIHULPHQWL�SURYHQLHQWL�
dalla GIAS hanno un peso considerevole che, a partire dalla fine degli anni Novanta, ha rappresentato 
una quota percentuale quasi quasi costante, prossima al 14% della spesa totale. I saldi di gestione 
hanno invece un andamento più altalenante, raggiungendo un valore massimo di poco inferiore al 
19% della spesa totale negli anni pHJJLRUL�������������H�XQ�PLQLPR�DO�GL�VRWWR�GHOO¶���QHO�������
Togliendo dal 100% della spesa la somma delle percentuali di GIAS e dei saldi di gestione (linea 
continua Figura 1.8), si ottiene la quota di spesa pensionistica autofinanziata attraverso le 
FRQWULEX]LRQL�FRPSUHVD�WUD�XQ�PLQLPR�GHO�������QHO������H�XQ�PDVVLPR�GHOO¶������QHO�����13. 

La stessa ripartizione delle fonti di finanziamento della spesa totale (pensionistica e 
assistenziale), in cui la quota finanziata dalle entrate contributive rappresenta un indicatore della 
³FDSDFLWj�GL�DXWRILQDQ]LDPHQWR´�PHQWUH�Oa quota caricata sulla fiscalità generale è un segnale dello 
³VTXLOLEULR�FRUUHQWH´��SXz�HVVHUH�DGRWWDWD�GLVDJJUHJDQGR�O¶LQWHUR�VLVWHPD�SHQVLRQLVWLFR�QHOOH�SULQFLSDOL�
categorie di assicurati.  

 

 

 

 

 

                                                             
13 Per coerenza dei dati della serie storica, una parte della spesa relativa ai Dipendenti pubblici è inclusa tra le prestazioni 
anche se erogata a carico della GIAS (ex art.2, comma 4, della L. 183/2011). Questa attribuzione non ha però effetti sulla 
classificazione tra spesa autofinanziata dai contributi e risorse esterne (GIAS più saldi di gestione).   
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Tabella 1.2 - Fonti di finanziamento della spesa totale per pensioni (2017) 

 
Categorie di 
lavoratori assicurati 
  

Spesa 
totale per 
pensioni 

Contributi Trasferimenti 
GIAS 

Saldo Contributi Trasferimenti 
GIAS 

Saldo 

valori assoluti in % della spesa totale per pensioni 
Dipendenti Privati 147.420 123.792 27.296 3.668 84,0 18,5 2,5 
Dipendenti Pubblici 78.313 38.283 9.613  

-30.417 
48,9 12,3 -38,8 

Artigiani 14.272 8.495 2.564 -3.213 59,5 18,0 -22,5 
Commercianti 11.161 10.906 1.472 1.217 97,7 13,2 10,9 
CDCM 8.070 1.272 4.101 -2.697 15,8 50,8 -33,4 
Professionisti 4.476 8.236 0 3.760 184,0 0,0 84,0 
Gestione 
Parasubordinati 

993 7.654 127 6.788 770,8 12,8 683,6 

Fondo Clero 107 31 10 -66 29,0 9,3 -61,7 
Totale Integrativi 1.227 1.172 12 -43 95,5 1,0 -3,5 
Totale 266.039 198.841 45.195 -21.003 75,1 17,0 -7,9 

Dalla Tabella 1.2, FKH� ULSRUWD� WDOH� GLVDJJUHJD]LRQH� SHU� O¶DQQR������� HPHUJH� XQD� VLWXD]LRQH�
molto differenziata per le varie categorie14. Quattro categorie (lavoratori dipendenti, commercianti, 
liberi professionisti e parasubordinati) hanno avuto entrate superiori alle uscite totali e hanno quindi 
realizzato saldi positivi. Per i lavoratori dipendenti e i commercianti le entrate contributive sono state 
LQIHULRUL�DOOH�XVFLWH� WRWDOL� ULVSHWWLYDPHQWH�GHO�����H�GHO������H� O¶DYDQ]R�q�RWWHQXWR� LQ� IRU]D�GHOOD�
gestione assistenziale da cui sono arrivati trasferimenti pari al 18,5% e al 13,2% delle uscite totali. 
Le casse dei liberi professionisti hanno finanziato il totale delle prestazioni previdenziali senza 
trasferimenti di natura assistenziale, registrando un consistente saldo attivR� SDUL� DOO¶���� GHOOH�
prestazioni erogate. Il risultato si deve a un rapporto elevato tra numero di contribuenti attivi e numero 
di pensioni erogate, tipico dei fondi professionali che comprendono categorie che sono ancora in fase 
di espansione numerica. Tale peculiarità è ancora più evidente per il fondo dei lavoratori 
parasubordinati, dove nel 2017 le entrate contributive sono state un multiplo pari 7,7 volte le pensioni 
in pagamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 In Tabella �����QHOOD� FRORQQD��� ³6SHVD� WRWDOH�SHU� SHQVLRQL´�� LO� WRWDOH���������QRQ� FRUUisponde al totale della spesa 
pensionistica di cui alla Tabella 1.a (256.425) poiché comprende l'apporto dello Stato alle Casse dei pubblici (ora GIAS) 
di 9.613 (arrotondato a 9.614) di cui alle note (3) e (4) della Tabella 1.a; colonna 3 ( Trasferimenti GIAS) il totale (45.195) 
non corrisponde alla quota GIAS indicata nella Tabella 1.a in 35.582 sempre per il dato 9.613 (si veda in proposito nota 
(4) alla Tabella 1.a. 
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Figura 1.9 ± Percentuali di finanziamento con contribuzione della spesa previdenziale totale 

 

Le altre categorie di assicurati (dipendenti pubblici, artigiani, agricoli, clero e integrativi) hanno 
invece registrato entrate inferiori alle uscite totali, con saldi di gestione negativi. In termini relativi, 
lo squilibrio più evidente è stato quello del Fondo clero dove le entrate contributive sono il 29% delle 
uscite totali e il saldo negativo tocca il 61,7% selle uscite.  

Come grandezze assolute, i disavanzi più pesanti hanno riguardato i pendenti pubblici, per i 
quali le entrate sono inferiori alla metà delle prestazioni, gli artigiani con una quota di contribuzioni 
del 59,5% e i gli agricoli del fondo CDCM che versano contributi pari al 15,8% delle prestazioni che 
ricevono. 

La Figura 1.9, mette a confronto i dati di autofinanziamento attraverso i contributi per il 2017 
FRQ� TXHOOL� GHO� ������ /D� VRVWDQ]LDOH� VWDWLFLWj� GHOOH� TXRWH� GHOLQHD� LO� FDUDWWHUH� ³VWUXWWXUDOH´� GHJOL�
andamenti delle varie gestioni.  Dipendenti privati, commercianti, fondi integrativi e agricoli, seppure 
su livelli molto bassi, hanno incrementato la quota di contribuzione in rapporto al totale della spesa. 
Dipendenti pubblici, artigiani e fondo clero mostrano invece una diminuzione e quindi una tendenza 
a dipendere maggiormente da fonti di finanziamento derivanti dal prelievo fiscale. 

Figura 1.10 - Saldi di gestione delle diverse categorie di assicurati (2012 ± 2017) 
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Il carattere strutturale di alcuni squilibri nelle gestioni dei fondi, esce ancKH�GDOO¶DQGDPHQWR�GHL�
saldi contabili degli ultimi sei anni, rappresentati in Figura 1.10. Come si può vedere, ad eccezione 
dei lavoratori dipendenti che registrano dapprima una fase di peggioramento e poi vedono i saldi 
VDOLUH� VX� YDORUL� SRVLWLYL� QHOO¶XOWLPR� ELHQQLR�� WXWWH� OH� DOWUH� FDWHJRULH� PDQWHQJRQR� VHPSUH� SRVL]LRQL�
attive o passive dei saldi contabili di gestione. In particolare, due delle tre categorie con risultati di 
gestione positivi (commercianti e professionisti) segnano ulteriori miglioramenti negli ultimi anni. 
Più incerta è invece la tendenza del fondo dei parasubordinati che, pur mantenendo attivi rilevanti di 
gestione, comincia a risentire della diminuzione del saldo netto nel turnover tra nuovi iscritti e 
pensioni liquidate.  

Le tre categorie (dipendenti pubblici, artigiani e agricoli) i cui fondi registrano al contrario 
risultati sempre negativi, si differenziano sia per andamento che per rilevanza dei saldi stessi. Il fondo 
GHJOL� DJULFROL� �&'&0��� FKH� SHU� O¶HYROX]LRQH� GHO� VHWWore ha uno squilibrio strutturale tra attivi e 
numero di pensioni erogate, mantiene entrate contributive molto basse ma registra un alleggerimento 
del saldo negativo dovuto alla riduzione del numero di prestazioni erogate.  

Gli artigiani sono penalizzati dal fatto che dal 2005 in poi hanno perso 270 mila iscritti attivi e, 
nel contempo, hanno visto crescere di 280 mila il numero delle pensioni erogate.  

6HEEHQH�SHU�TXHVWD�FDWHJRULD�YL�VLD�VWDWR�QHO�IUDWWHPSR�XQ�DXPHQWR�GHOO¶DOLTXRWD�FRQWULEXWLYD��
il maggior onere individuale non è stato sufficiente a compensare il crescente squilibrio del rapporto 
tra pensionati e attivi. 

/D�FDWHJRULD�GHL�GLSHQGHQWL�SXEEOLFL�DSSDUH�FRPH�OD�IRQWH�SULQFLSDOH�GHJOL�VTXLOLEUL�GHOO¶LQWHUR�
sistema previdenziale. Sebbene modificato negli ultimi anni dalla norma che ha qualificato come 
spesa assistenziale finanziata dalla GIAS una parte della spesa che in precedenza ricadeva 
QHOO¶RUGLQDULD�JHVWLRQH��DOOHJJHUHQGR�L�VDOGL�GL�FLUFD�LO������LO�VDOGR�FRQWDELOH�QRPLQDOH�GHL�GLSHQGHQWL�
pubblici da solo equivale comunque a circa una volta e mezzo il saldo complessivo dei conti della 
previdenza. Vale a dire che, esclusi i dipendenti pubblici, tenendo anche conto della quota di spesa 

DVVLVWHQ]LDOH��O¶LQVLHPH�GHJOL�DOWUL�IRQGL�GHOOD�SUHYLGHQ]D�Varebbe quasi in pareggio. Anche in questo 
caso, sono da considerare più fattori. Il principale è un elemento strutturale che genera uno squilibrio 
crescente nel fondo, dato dal rallentamento del turn over conseguente al blocco delle assunzioni 
iniziato già QHJOL� DQQL� SUHFHGHQWL� OD� FULVL�� /¶DOWUR� ULJXDUGD� O¶DPPRQWDUH� PHGLR� GHOOH� SUHVWD]LRQL��
,QIDWWL�� XQD� SDUWH� GHOOD� GLPLQX]LRQH� GHL� FRQWULEXHQWL� DWWLYL� q� VWDWD� FRPSHQVDWD� GDOO¶LQQDO]DPHQWR�
GHOO¶HWj�SHQVLRQDELOH��FKH�KD�GDSSULPD�OLPLWDWR�O¶DXPHQWR�GHO�QXPHUR�GL prestazioni da erogare, ma 
FKH�� LQ�FRQVHJXHQ]D�GHOOD�PDJJLRUH�DQ]LDQLWj��KD�DYXWR�DQFKH�O¶HIIHWWR�GL�IDU�VDOLUH�LO�YDORUH�PHGLR�
delle prestazioni.  
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2. I risultati di gestione complessivi del sistema pensionistico nel 2017 e i 

risultati per singola gestione; i dati patrimoniali per gestione e complessivi 

Dopo aver analizzato nel precedente capitolo gli andamenti della spesa pensionistica per il 
periodo 1989 ad oggi, esaminiamo in questa sede i dati di bilancio del sistema pensionistico italiano 
nel suo complesso e per ognuna delle singole gestioni che compongono il sistema obbligatorio di base 
relativi al 2017, con esclusione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti che verranno 
esaminate nel successivo capitolo. Nel seguito verranno illustrate le gestioni previdenziali INPS 
(Istituto nazionale della previdenza sociale) che, a seguito di vari provvedimenti normativi, è 
GLYHQWDWR��HVFOXGHQGR�OH�FLWDWH�&DVVH�GL�SUHYLGHQ]D�GHL� OLEHUL�SURIHVVLRQLVWL� LVFULWWL�DJOL�DOEL�� O¶XQLFR�
Istituto gestore di forme di previdenza; nel tempo sono confluiti in INPS, O¶,13'$,� �O¶(QWH� GHL�
GLULJHQWL� GL� D]LHQGH� LQGXVWULDOL��� O¶,3267� �O¶(QWH� GHL� ODYRUDWRUL� SRVWDOL��� O¶,13'$3� �O¶(QWH� SHU� OH�
SHQVLRQL� GHL� SXEEOLFL� GLSHQGHQWL�� H� O¶(13$/6� �O¶(QWH� SHU� L� ODYRUDWRUL� GHOOR� VSHWWDFROR���
&RPSOHVVLYDPHQWH� O¶,136� JHVWLVFH� FLUFD� LO� 96% GHOO¶LQWHUR� VLVWHPD� SHQVLRQLVWLFR� LWDOLDQR�� DOOD�
JHVWLRQH�GHO� UHVLGXR����SURYYHGRQR�JOL�(QWL� ³SULYDWL]]DWL´�SHU� OD�SUHYLGHQ]D�REEOLJDWRULD�GL� EDVH�
delle libere professioni. Nel sistema obbligatorio sono inoltre ricomprese le gestioni di previdenza 
complementare o aggiuntiva realizzate dalla stessa INPS e dagli Enti privatizzati, come 
O¶(1$6$5&2��FKH�JHVWLVFH�OH�SHQVLRQL�GHJOL�DJHQWL�GL�FRPPHUFLR��O¶(13$,$�FKH�JHVWLVFH�OH�UHQGLWH�
integrative degli impiegati in agricoltura e il FASC (Fondo agenti spedizionieri e corrieri) che eroga 
le prestazioni agli spedizionieri. 

3HU�FRPSOHWDUH� O¶DQDOLVL�TXDQWLWDWLYD�GHOOH�JHVWLRQL� ,136��DO�FDSLWROR���YHQJRQR� LOOXVWUDWL�JOL�
andamenti della Gestione Prestazioni Temporanee (GPT)��FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�GHL�SULQFLSDOL�FRPSDUWL�
G¶LQtervento, e le integrazioni a sostegno del reddito della Gestione per gli interventi assistenziali 

e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).  

Il quadro finanziario complessivo della previdenza obbligatoria è evidenziato dalla Tabella 1.a 

che sintetizza le uscite per prestazioni, le entrate contributive, i saldi di gestione e le quote di 
trattamenti pensionistici trasferite attraverso la GIAS. Nella stessa Tabella 1.a, al punto 4, sono 
riportati i dati riepilogativi del complesso delle Casse previden]LDOL�³SULYDWL]]DWH´��'�OJV���������H��
103/96) che, pur rientrando nel sistema obbligatorio, sostanzialmente non gravano sul bilancio dello 
6WDWR��OH�UHODWLYH�WDYROH�GL�GHWWDJOLR�VL�SRVVRQR�YLVXDOL]]DUH�VXOO¶DSSRVLWD�VH]LRQH�ZHE�GHO�5DSSRUWR��15 

Nel 2017 la spesa pensionistica relativa a tutte le gestioni previdenziali (al netto della quota 
GIAS evidenziata in Tabella 1.a) è stata di 220.843 milioni di euro (218.504 milioni nel 2016), con 
un modesto aumento rispetto al 2016 GHOO¶����� imputabile più che alla rivalutazione delle rendite 
DOO¶LQIOD]LRQH16 �SULYD�GL�HIIHWWL�VLD�QHO������FKH�QHO��������³DOO¶HIIHWWR�ULQQRYR´�FLRq�DOOD�VRVWLWX]LRQH�
delle pensioni cessate con quelle di nuova liquidazione che hanno importi mediamente più elevati. 
Questo effetto è confermato dal costante aumento della pensione media dovuto essenzialmente al 
pensionamento di lavoratori con carriere lavorative lunghe e buone posizioni contributive. 

                                                             
15 Si veda il sito web www.itinerariprevidenziali.it 
16 La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato al 2018 il taglio dell'indicizzazione per le pensioni superiori a 4 volte il minimo; 
con la Legge di Bilancio per il 2019 il meccanismo di rivalutazione è stato ulteriormente modificato (per approfondimenti 
VL�YHGD�O¶$SSHQGLFH���. 
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/¶DXPHQWR�GHOOD�SHQVLRQH�PHGLD�q�RUPDL�XQ�IHQRPHQR�FRVWDQWH�QHJOL�DQQL��O¶LPSRUWR�QRPLQDOH�
mHGLR�GHOO¶LQWHUR�XQLYHUVR�SHQVLRQLVWLFR�q�VDOLWR�GD��������HXUR�QHO������D��������HXUR�QHO�������
13.780 nel 2013, 14.190 nel 2014, 14.290 nel 2015, 14.600 euro nel 2016, 14.860 nel 2017. 

Nel 2017 il numero dei trattamenti pensionistici di natura previdenziale in essere, rispetto 
al 2016, passa da 17.687.360 a 17.511.910 con una riduzione di 175.450 pensioni pari allo 0,99% (si 
veda la Tabella B.29.a). La riduzione del numero dei trattamenti pensionistici e il modesto aumento 
GHOOD�VSHVD�VRQR�LQ�VWUHWWD�FRUUHOD]LRQH�FRQ�L�UHTXLVLWL�SHU�LO�SHQVLRQDPHQWR��QHO������H�QHO������O¶HWj�
per la pensione di vecchiaia è pari a 66 anni e 7 mesi e per la pensione anticipata occorrono 42 anni 
e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, requisiti destinati a salire rispettivamente 
a 67 anni di età anagrafica oppure a 43 anni e tre mesi (un anno in meno per le donne) a decorrere dal 
�����LQ�UHOD]LRQH�DOO¶DVSHWWDWLYD�GL�YLWD��,Q�UHDOWj�L�*RYHUQL�GL�TXHVWL�ultimi 5 anni, resisi conto della 
rigidità della cosiddetta Riforma Monti ± Fornero, al fine di aumentare la flessibilità in uscita, hanno 
SUHYLVWR�EHQ���³VDOYDJXDUGLH´��O¶$3(�YRORQWDULD��XQ�SURJHWWR�VSHULPHQWDOH�FKH�GXUHUj�VLQR�DOOD�ILQH�
GHO� ������ H� O¶$3( sociale (che costa 1,5 miliardi ma scade il 31/12/2018). Per il 2019 sono in 
previsione revisioni della Legge Fornero che dovrebbero determinare una maggiore flessibilità in 
uscita e quindi un maggior numero di pensioni liquidate, con conseguente aumento del numero 
complessivo dei trattamenti pensionistici e della spesa.   

/¶DQDOLVL� GHOOH� SHQVLRQL� OLTXLGDWH� DQQR� SHU� DQQR� q� SDUWLFRODUPHQWH� VLJQLILFDWLYD� SHU� FDSLUH�
O¶DQGDPHQWR�GHO�VLVWHPD�SHQVLRQLVWLFR��1HO������O¶,136�KD�OLTXLGDWR�559.058 pensioni previdenziali 

per un importo annuale di 7.826,20 milioni di euro e 553.105 pensioni assistenziali per un importo 
annuo di 3.012,40 milioni.  

Tabella 2.1 - Serie storica Pensioni Previdenziali Liquidate (2003-2017) 

Anno 

Vecchiaia Anzianità/Anticipate Invalidità Superstiti 

Numero 
Pensioni 

% sul totale 
delle pensioni 
previdenziali 

Numero 
Pensioni 

% sul totale 
delle pensioni 
previdenziali 

Numero 
Pensioni 

% sul 
totale 
delle 

pensioni 

Numero 
Pensioni 

% sul 
totale 
delle 

pensioni 
2003 236.967 30,8% 256.917 33,4% 54.074 7,0% 221.928 28,8% 
2004 217.419 31,9% 221.056 32,5% 49.300 7,2% 192.968 28,3% 
2005 246.058 36,2% 164.882 24,2% 58.159 8,5% 211.198 31,0% 
2006 253.999 35,5% 213.933 29,9% 54.054 7,5% 194.086 27,1% 
2007 240.115 36,4% 174.351 26,4% 55.086 8,3% 190.191 28,8% 
2008 160.456 25,6% 213.274 34,0% 56.349 9,0% 197.790 31,5% 
2009 207.919 36,4% 109.385 19,2% 53.208 9,3% 200.470 35,1% 
2010 197.182 31,8% 174.729 28,2% 53.135 8,6% 194.596 31,4% 
2011 145.375 26,9% 149.129 27,6% 49.030 9,1% 196.800 36,4% 
2012 136.386 27,4% 111.688 22,4% 49.964 10,0% 200.107 40,2% 
2013 140.344 27,4% 112.440 21,9% 54.747 10,7% 205.604 40,1% 
2014 117.799 25,8% 83.681 18,4% 56.055 12,3% 198.244 43,5% 
2015 126.608 23,1% 158.422 28,9% 56.255 10,3% 206.684 37,7% 
2016 105.973 21,7% 127.626 26,1% 57.719 11,8% 197.619 40,4% 
2017 136.364 24,4% 160.142 28,6% 56.414 10,1% 206.138 36,9% 

Fonte: INPS 

Le Tabelle 2.1 e 2.2 e le Figure 2.1 e 2.2 PRVWUDQR� O¶DQGDPHQWR� QHO� WHPSR�GHOOH� SHQVLRQL�
SUHYLGHQ]LDOL�H�DVVLVWHQ]LDOL�OLTXLGDWH�GDOO¶,136�QHO�SHULRGR�FKH�YD�GDO������DO�������,Q�PHULWR�DOOH�
pensioni previdenziali si può rilevare come nel 2017 sul totale delle prestazioni liquidate, il 24,4% è 
rappresentato da pensioni di vecchiaia e il 28,6% da quelle di anzianità, il 10,1% da pensioni di 
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LQYDOLGLWj�H�LO�������GD�SHQVLRQL�DL�VXSHUVWLWL��OH�SHQVLRQL�DVVLVWHQ]LDOL�VRQR�FRVWLWXLWH�SHU�O¶�����GD�
assegni sociali e ben il 91,7% da prestazioni di invalidità civile. 

 

Figura 2.1 - Andamento delle pensioni previdenziali liquidate nel periodo 2003 ± 2017 

 

 

Tabella 2.2 - Raffronto serie storica Assistenziali/Previdenziali (2003-2017) 

Anno 

Totale A Totale B 

Totale A+ B Prestazioni 
Assistenziali 

% sul totale  
Pensioni 

Previdenziali 
% sul totale  

2003 464.851 37,6% 769.886 62,4% 1.234.737 
2004 449.783 39,8% 680.743 60,2% 1.130.526 
2005 499.465 42,3% 680.297 57,7% 1.179.762 
2006 488.962 40,6% 716.072 59,4% 1.205.034 
2007 518.880 44,0% 659.743 56,0% 1.178.623 
2008 561.497 47,2% 627.869 52,8% 1.189.366 
2009 574.570 50,2% 570.982 49,8% 1.145.552 
2010 507.859 45,0% 619.642 55,0% 1.127.501 
2011 424.153 44,0% 540.334 56,0% 964.487 
2012 516.566 50,9% 498.145 49,1% 1.014.711 
2013 514.142 50,0% 513.135 50,0% 1.027.277 
2014 538.037 54,1% 455.779 45,9% 993.816 
2015 571.386 51,0% 547.969 49,0% 1.119.355 
2016 557.946 53,3% 488.937 46,7% 1.046.883 
2017 553.105 49,7% 559.058 50,3% 1.112.163 

Fonte: INPS 
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Nel periodo 2003-2017 le pensioni di invalidità sono passate dal 7% al 10,1%, mentre quelle di 
vecchiaia e di anzianità/anticipate sono notevolmente diminuite, rispettivamente passando dal 30,8% 
al 24,4% e dal 33,4% al 28,6%; le pensioni ai superstiti sono invece aumentate dal 28,8% al 36,9%. 
Aumentano quindi le prestazioni con contenuti più assistenziali a scapito delle pensioni di natura più 
propriamente pensionistica.  

Figura 2.2 - Andamento delle pensioni previdenziali e assistenziali liquidate nel periodo 2003 ± 2017 

 

Dal confronto tra le pensioni previdenziali e assistenziale si rileva come nel 2003 le 
previdenziali rappresentavano il 62,4% di tutte le liquidate contro il 37,6% delle assistenziali e negli 
anni precedenti tale divario era ancora più ampio. Il rapporto ha subito variazioni negli anni successivi 
sino a invertirsi nel 2012 (50,9% di assistenziali e 49,1% di previdenziali) per attestarsi nel 2017 al 
49,7% di assistenziali contro il 50,3% di previdenziali 17. 

Nel 2017 le entrate contributive, comprensive dei trasferimenti per coperture figurative, 
sgravi e agevolazioni contributive pari a 14.362,88 milioni di euro18, ammontano a 199.842 milioni 

di euro�� ULVSHWWR� DL� �������� PLOLRQL� GHO� ����� VHJQDQGR� XQ� LQFUHPHQWR� SDUL� DOO¶1,69% anche se 
continua a evidenziarsi, come ormai accade da molti anni, un saldo negativo tra contributi e 
SUHVWD]LRQL�FKH�SHU�O¶DQQR�LQ�HVDPH�q�GL�21.001milioni, in diminuzione (-4,45%) rispetto ai 21.981 
milioni del 2016. 

Prendendo in esame gli anni dal 2015 al 2017 va posto in rilievo come a fronte di una sostanziale 
SDULWj�GHOOH�XVFLWH���������QHO��������������QHO������H��������QHO�������F¶q�VWDWR�XQ�DXPHQWR�GHOOH�
entrate, consistente nel 2016 (+2,71%) e discreto anche nel 2017 (+1,68%).  

                                                             
17 Le serie storiche riportate nelle tabelle non comprendono nelle prestazioni previdenziali (Tabella 2.1) le gestioni ex 
INPDAP ed ex ENPALS, che non compaiono neppure nelle prestazioni assistenziali (Tabella. 2.2) in quanto tali gestioni 
non erogano prestazioni assistenziali. Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali, ove si considerino le gestioni ex 
INPDAP (124.464 pensioni liquidate) ed ex ENPALS (2.965 pensioni liquidate), il numero totale si attesta a 686.487 per 
un importo di 11.220 milioni.   
18 Non è ricompreso nelle entrate il contributo aggiuntivo di 10.800 milioni di euro a carico dello Stato, di cui alla L. 
335/1995, destinato al finanziamento della CTPS (Casse Trattamenti Pensionistici degli Statali). 
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Ciò consente, insieme a altri elemeQWL��GL�GDUH�XQ�JLXGL]LR�SRVLWLYR�VXOO¶DQGDPHQWR�FRPSOHVVLYR�
delle gestioni pensionistiche nel biennio 2016/2017, facendo peraltro le seguenti considerazioni sul 
disavanzo 2017 di singole gestioni:  

x Dai dati delle Tabelle 1.a e B.29.a si evidenzia che le gestioni in attivo a livello INPS sono 4: 
il FPLD con un attivo di 16.682 milioni (erano 15.115 nel 2016),19 la Gestione Commercianti 
con un attivo di 1.217 milioni (erano 1.030 milioni nel 2016), la Gestione dei lavoratori dello 
spettacolo (ex ENPALS) con 353 milioni (erano 296 nel 2016) e la gestione dei cosiddetti 
lavoratori parasubordinati che presenta un saldo attivo di 6.788 milioni, in lieve aumento 
ULVSHWWR� DL� ������ PLOLRQL� GHO� ������ LO� FRQVLVWHQWH� DWWLYR� GHULYD� GDO� IDWWR� FKH� WDOH� ³JHVWLRQH�
VHSDUDWD´�q�VWDWD�LVWLWXLWD�QHO������H�TXLQGL�KD�DQFRUD�SRFKL�SHQVLRQDWL��3UHVHQWDQR�LQROWUH�XQ�
attivo di bilancio (si veda il capitolo 3) le CDVVH� GHL� OLEHUL� SURIHVVLRQLVWL�� FRQ� O¶HFFH]LRQH�
GHOO¶,13*,��O¶(QWH�GL�SUHYLGHQ]D�GHL�*LRUQDOLVWL���FRQ�XQ�VDOGR�SRVLWLYR�FRPSOHVVLYR�GL�3.760 

milioni di euro. Si tratta, per i parasubordinati e i liberi professionisti, di gestioni che presentano 
DQFRUD�XQ¶DVVROXWD�SUHYDOHQ]D�GL� ODYRUDWRUL�DWWLYL� ULVSHWWR�DO�QXPHUR�GL�SHQVLRQDWL��/¶DSSRUWR�
complessivo delle gestioni attive (28.800 milioni) consente di contenere il disavanzo totale tra 
uscite per prestazioni e entrate per contributi nella misura indicata di 21.001 milioni. Senza 
queste poste attive il deficit del sistema pensionistico avrebbe raggiunto l'importo di 49.801 

milioni. 
x Tutte le altre gestioni presentano disavanzi, i maggiori dei quali si verificano per i fondi dei 

pubblici dipendenti, il fondo ex Ferrovie dello Stato, il fondo ex INPDAI, il fondo degli 
Artigiani e quello dei Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri, come meglio evidenziato negli 
specifici Paragrafi 2.1,2.2, 2.3 e 2.4. 

x La gestione dei dipendenti pubblici evidenzia uno squilibrio di 30.417 milioni che si ridurrebbe 
se venisse computato nelle entrate contributive, il contributo aggiuntivo dello Stato alle Casse 
pensioni dei dipendenti Statali che, come accennato, ammonta nel 2017 a 10.800 milioni; va 
inoltre precisato che nel 2017 le uscite per prestazioni sono al lordo di 9.613 milioni a carico 
della GIAS; ove si considerassero le due circostanze appena evidenziate lo squilibrio si 
ridurrebbe a 10.004 milioni e si attenuerebbe anche il disavanzo complessivo di tutte le gestioni.  

x Infine occorre considerare che il dato relativo alle entrate contributive comprende anche gli 
apporti derivanti dai trasferimenti dalla Gestione degli interventi assistenziali (GIAS) posti a 
totale carico dello Stato e quindi della fiscalità generale nonché da altri trasferimenti provenienti 
³GD�DOWUH�JHVWLRQL��*37�H�6WDWR´��OD�*37- Gestione Prestazioni Temporanee è finanziata in gran 
parte dalla produzione attraverso la contribuzione di aziende e lavoratori). Entrambe le citate 
Gestioni effettuano interventi finalizzati a compensare i minori introiti di contributi destinati 
alle pensioni, determinati da disoccupazione e altre carenze contributive. Per queste ragioni, 
SHU� YDOXWDUH� FRUUHWWDPHQWH� O¶DQGDPHQWR� JHQHUDOH� H� LO� UDSSRUWR� WUD� HQWUDWH� GDOOD� SURGX]LRQH� H�
uscite per prestazioni, occorre considerare il flusso delle entrate contributive al netto dei 
trasferimenti assistenziali pari per la GIAS a 9.551,15 milioni di euro e per GPT e altri a 
4.811,74 milioni, per un totale di 14.362,89 milioni di euro. 

x I saldi negativi tra entrate per contributi e uscite per prestazioni (Tabella 1.a) registrati negli 
anni passati hanno inciso sul patrimonio INPS determinando una progressiva riduzione del 

                                                             
19 Va considerato, come più ampiamente chiarito in seguito, che sul FPLD gravano i disavanzi dei Fondi speciali in esso 
confluiti (in complesso 8.389 milioni).   
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patrimonio netto che al 31/12/2016 era attestato su 78 milioni mentre al 31/12/2017 presenta 

addirittura un saldo negativo di 6.906 milioni; a questo proposito va ricordato che già nel 
2014, a fronte di un risultato economico di esercizio di -12.485 milioni, il patrimonio (+18.407 
PLOLRQL�� q� ULVXOWDWR� SRVLWLYR� VROR� SHU� O¶DYYHQXWR� ULSLDQamento statale del disavanzo della 
JHVWLRQH�H[�,13'$3�SHU��������PLOLRQL� LQ� IRU]D�GHOO¶DUW�����FRPPD����/������������ LO� WUHQG�
negativo è continuato nel 2015-2016 (situazione patrimoniale di 5.870 milioni al 31/12/2015 e, 
come detto, 78 milioni al 31/12/2016) per giungere nel 2017, tramite un disavanzo di esercizio 
di 6.984 milioni, al disavanzo patrimoniale di 6.906 milioni. 

x 1HOO¶DQQR�LQ�HVDPH�VL�DVVLVWH�DG�XQD�ULGX]LRQH�GHO�QXPHUR�GHOOH�SUHVWD]LRQL�SHQVLRQLVWLFKH�LQ�
pagamento che peraltro, continuano a diminuire da qualche anno mentre aumenta il numero dei 
contribuenti attivi20 che passa da 24.248.900 del 2016 a 24.630.150 (Tabelle 4.a e 29.a). 
Migliora così, ma lo vedremo meglio nel capitolo 9, il rapporto attivi/pensionati.  
 
3HU� FRPSOHWDUH� O¶DQDOLVL� JHQHUDOH�� FRPH� GHWWR� SL�� VRSUD�� O¶LQQDO]DPHQWR� GHL� UHTXLVLWL� GL� HWj�

DQDJUDILFD� �ILQR�D���DQQL��H�DQ]LDQLWj�FRQWULEXWLYD�SHU� O¶DFFHVVR�DO�SHQVLRQDPHQWR�� LQWURGRWWL�GDOOD�
Legge Monti-Fornero (L. 214/2011), ha determinato nei primi anni una consistente riduzione del 
QXPHUR�GL�ULFKLHVWH�GL�SUHVWD]LRQL�SURGXFHQGR�WXWWDYLD� LO� IHQRPHQR�GHL�FRVLGGHWWL�³HVRGDWL´��ULVROWR�
FRQ�EHQ���VDOYDJXDUGLH��O¶RWWDYD�LQWURGRWWD�GDOO¶DUW�����FRPPD�����GHOOD�/������������GHVWLQDWH�D�XQD�
platea di oltre 200.000 lavoratori (pensioni finora liquidate 117.507 si veda Tabella 2.3) con un costo 
che ha ovviamente ridotto in maniera considerevole i risparmi previsti dalla riforma.21  

Tabella 2.3 - Riepilogo delle 8 operazioni di salvaguardia degli esodati �DJJLRUQDWD�DOO¶��������� 
  

Operazioni di 
salvaguardia 

Limite numerico 
massimo di 

soggetti 
salvaguardati 
previsto dalla 

legge* 

Certificazioni 
accolte 

Certificazioni 
non accolte 

Domande 
Giacenti  

Pensioni 
liquidate 

1 salvaguardia 64.374 64.374 6.766 - 56.463 

2 salvaguardia 29.741 17.531 8.110 451 13.662 

3 salvaguardia 7.554 7.202 6.494 60 7.141 

4 salvaguardia 3.572 3.424 1.478 14 3.410 

5 salvaguardia 3.871 3.510 5.505 49 3.474 

6 salvaguardia 37.054 20.513 12.281 411 17.000 

7 salvaguardia 26.300 11.525 13.875 964 5.466 

8 salvaguardia ** 30.700 14.280 20.567 335 10.891 

TOTALE 203.166 142.359 75.076 2.284 117.507 
* Il numero massimo è stato determinato dalla L. 232/2016 che ha introdotto l'ottava salvaguardia 
** dati DJJLRUQDWL�DOO¶�������� 

                                                             
20 ,O�GDWR�VXOO¶RFFXSD]LRQH�LQGLFDWR�QHO�ELODQFLR�FRQVXQWLYR�,136 è puramente amministrativo in quanto rileva il numero 
GL�VRJJHWWL�FKH�YHUVDQR�FRQWULEXWL��'DO�FRQVXQWLYR������O¶(QWH�KD�SUHVR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�LO�QXPHUR�PHGLR�GHJOL�LVFULWWL�
alle singole gestioni e non più tutti quelli che avevano versato anche solo un cRQWULEXWR�QHOO¶DQQR��DQFKH�VH�FRQ�TXHVWD�
metodica resta il problema dei lavoratori iscritti a più gestioni che vengono computati più di una volta. Il totale dei 
ODYRUDWRUL�RFFXSDWL��VXOOD�EDVH�GHL�GDWL�HODERUDWL�VLD�GDO�0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR�VLD�GDOO¶,67$7� è aumentato a 23.071.000.  

21 Per quanto riguarda i costi delle 8 salvaguardie si rinvia alla Tabella 2.9 del paragrafo 2.6 nella quale sono 
analiticamente indicati i costi delle salvaguardie 2-8. 
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&RQ�OH�RWWR�RSHUD]LRQL�GL�VDOYDJXDUGLD�SXz�ULWHQHUVL�FRQFOXVD�OD�JHVWLRQH�GHO�³IHQRPHQR�HVRGDWL´�
anche se pare restino ancora scoperte qualche migliaio di posizioni. Permane tuttavia il problema 
costituito GDOO¶HFFHVVLYD�ULJLGLWj�QHOO¶DFFHVVR�DOOD�SHQVLRQH�SURGRWWR�GDOOD�FLWDWD�/�����������FKH�LQ�
XQ� SULPR� PRPHQWR� VL� q� WHQWDWR� GL� ULVROYHUH� FRQ� O¶LQWURGX]LRQH� VLD� GHOO¶$3(� VRFLDOH� �O¶DQWLFLSR�
pensionistico per i lavoratori disoccupati di lungo corso, per quelli che presentano problemi fisici, 
FKH� FXUDQR� IDPLOLDUL� GL� SULPR� JUDGR� H� SHU� L� FRVLGGHWWL� ³SUHFRFL´� FLRq� TXHOOL� FKH� KDQQR� LQL]LDWR� D�
ODYRUDUH�SULPD�GHL����DQQL��VLD��GHOO¶$3(�YRORQWDULD��O¶DQWLFLSR�SHQVLRQLVWLFR�LQ�IRUPD�GL�SUHVWLWR�FKH�
può essere richiesto GDL�ODYRUDWRUL�FRQ�DOPHQR����DQQL�GL�FRQWULEXWL��FKH�YDQWLQR�XQ¶HWj�PLQLPD�GL����
anni e maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro i successivi 3 anni e 7 mesi; la restituzione 
del prestito avviene alla maturazione del diritto a pensione in rate di ammortamento mensili per 20 
anni). Su questo tema si veda il capitolo 9. 

3URFHGLDPR�RUD�DOO¶HVDPH�GHOOH� VLQJROH�JHVWLRQL�SHU� OH�TXDOL�YHQJRQR�HYLGHQ]LDWL� L�GDWL� VXOOH�
entrate contributive, sulla spesa per prestazioni, sul saldo di bilancio, sulle principali variabili 
(numero di iscritti e pensionati, pensione media) e quelli sulla situazione patrimoniale.  

2.1 La gestione dei fondi dei lavoratori dipendenti privati  

Il totale dei fondi dei dipendenti privati (Tabella 1a, n.1) presenta nel 2017 un saldo positivo 

di 3.668 milioni di euro confermando il netto miglioramento già registrato nel 2016 (+2,219 miliardi) 
rispetto al disavanzo di 1.877 milioni registrato nel 2015. Prosegue il trend positivo delle entrate 
contributive (117.099 milioni nel 2015, 121.193 milioni nel 2016 e 123.792 milioni nel 2017). Dal 
canto loro nel triennio considerato le prestazioni a carico delle gestioni dei dipendenti privati si sono 
prima stabilizzate (118.976 milioni nel 2015 e 118.974 nel 2016) poi sono aumentate nel 2017 a 
120.124 milioni, ma in misura nettamente più contenute rispetto alle entrate contributive, 
confermando comunque il trend positivo del bilancio pensionistico relativo ai dipendenti privati.  

Si tratta però di valori complessivi relativi alla totalità dei fondi dei lavoratori dipendenti privati 
che comprendono, oltre al Fondo lavoratori dipendenti in senso stretto (FPLD), anche i dati relativi 
alla gestione dei dirigenti di aziende industriali (ex INPDAI) e alle gestioni degli ex fondi speciali 
(fondi trasporti, telefonici, elettrici) che, con contabilità separate, sono confluiti nel tempo nel FPLD; 
sono inoltre compresi anche altri fondi categoriali (Fondo Volo, Fondo imposte di consumo, Fondo 
FF.SS e altri minori22) che sono invece gestiti con contabilità autonome nell'ambito del bilancio INPS. 
/¶DJJUHJDWR� GHL� fondi dei lavoratori privati comprende infine i dati relativi ai lavoratori dello 
VSHWWDFROR�JHVWLWL�GDOO¶H[�(13$/6��FRQIOXLWR�QHOO
,136�GDO�������H�TXHOOL�GHL�GLSHQGHQWL�GHOOH�3RVWH�
e Telegrafi, prima gestLWL�GDOO¶H[�,3267��VRSSUHVVR�QHO������H�WUDVIHULWR�DOO
,136��FRPSUHQGH�LQILQH�
il Fondo dei giornalisti dipendenti privati��JHVWLWR�TXHVW¶XOWLPR�SHUz�GDOO¶,13*,�FKH�q�XQ�HQWH�GL�
diritto privato. 

Nel comparto in esame il numero dei contribuenti è stato nel 2017 pari a 14.260.883, in linea 
FRQ�O¶DQGDPHQWR�GHJOL�XOWLPL�DQQL��QHO������O¶,136�QH�YDOXWDYD��������������DQFKH�LQ�TXHVWR�FDVR�
valgono le precisazioni fatte nel paragrafo precedente circa la valutazione INPS del numero dei 
contribuenti. Il numero delle pensioni in pagamento si è invece lievemente ridotto da 9.226.713 del 
����� D� ���������� GHO� ������ ,QILQH�� FRPH� JLj� ULOHYDWR� VXO� SLDQR� SL�� JHQHUDOH� GHOO¶LQWHUR� VLVWHPD�

                                                             
22 'DOO¶����������FRQ�OD�/�����������q�VWDWR�VRSSUHVVR�LO�)RQGR�*$6��GL�FRQVHJXHQ]D�GDOOD�GDWD�VXGGHWWD�VRQR�FHVVDWH�OH�
contribuzioni al Fondo e non viene più liquidata alcuna prestazione; è istituita una Gestione a esaurimento sempre presso 
O¶,136� 



31 
 

pensionistico, la pensione media è invece aumentata passando da 14.464 euro/anno del 2016 a 14.742 

euro del 2017 (1.134 euro/mese per 13 mensilità che si possono considerare quasi netti!). Di seguito 
O¶DQDOLVL�SHU�RJQL�VLQJROD�JHVWLRQH� 

FPLD - Il Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, al netto delle contabilità separate degli 
H[�IRQGL�VSHFLDOL�LQ�HVVR�FRQIOXLWL��UDSSUHVHQWD�OD�JHVWLRQH�SL��LPSRUWDQWH�GHO�³FRPSDUWR´�FRQ�ROWUH�LO�
90% dei contribuenti e dei trattamenti erogati, evidenzia per l'anno 2017 un saldo previdenziale 

positivo di 16.682 milioni di euro, quale differenziale tra 116.218 milioni di euro di contributi e 
99.536 milioni di prestazioni (Tabella B.29.a), confermando così il trend positivo degli ultimi anni. 
Relativamente alle entrate contributive si segnala che un rilevDQWH�EHQHILFLR�ULVXOWD�GDOO¶DSSRUWR�GHOOH�
contribuzioni figurative versate dalla GPT e dalla GIAS per prestazioni a sostegno del reddito, che 
per il 2017 ammontano a 7.114 milioni, in diminuzione rispetto ai 7.740 milioni del 2016. Tuttavia il 
buon risultato complessivo è condizionato negativamente dagli Ex Fondi speciali, confluiti nel FPLD 
con distinte contabilità (ex INPDAI, Fondo Trasporti, Fondo Telefonici, Fondo Elettrici), che nel loro 
complesso presentano un saldo negativo nel 2017 di 8.389 milioni di euro (Tabella B.29.a) 
nonostante gli iscritti a questi fondi speciali rappresentino appena il 5% del totale dei lavoratori 
privati23.  

Questa situazione gestionale che si protrae da anni ha prodotto un peggioramento della 
situazione patrimoniale complessiva tale per cui al 31/12/2017 il FPLD, comprendendo le risultanze 
dei soppressi Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici, INPDAI, presenta una situazione patrimoniale 
negativa di 135.531 milioni di euro; in particolare, disaggregando il dato: FPLD -27.614, Trasporti -
22.016, Elettrici -33.952, Telefonici -9.406, ex INPDAI - 42.543.  

Per gli ex fondi speciali confluiti nel FPLD di seguito vengono evidenziate difformità nelle 
prestazioni erogate agli iscritti rispetto a quelle del FPLD, ma va ricordato che il fenomeno riguarda 

soprattutto le pensioni liquidate da più vecchia data perché nel tempo varie disposizioni di legge, 
a partire dalla Riforma Dini del 1995, hanno portato ad armonizzare la normativa dei vari Fondi, 
prima assai più favorevole rispetto a quella del FPLD per aliquote contributive più basse e calcolo 
della pensione con aliquote di rendimento più elevate. Per tale motivo la Legge Fornero ha istituito 
un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati di alcuni Fondi a decorrerH�GDOO¶�
1/1/2012 e fino al 31/12/2017. 

Fondo Trasporti - Il fondo, a seguito dei decreti ministeriali previsti dalla Riforma Dini, è stato 
VRSSUHVVR�QHO������H�LQ�WDOH�GDWD�SUHVHQWDYD�XQ�GLVDYDQ]R�G¶HVHUFL]LR�GL�FLUFD�����PLOLRQL�GL�HXUR�H�
una situazione patrimoniale negativa di circa 1 miliardo; tali importi sono cresciuti di anno in anno 
fino a registrare nel 2017 un risultato di esercizio negativo per 1.000 milioni e un deficit patrimoniale 
di 22.016 milioni.  

Alla fine del 2017 il numero delle pensioni erogate ha superato il numero dei lavoratori attivi, 
attestandosi a 102.250 mentre quello degli attivi è di 101.900; si consideri che il fondo, anche dopo 
la confluenza nel FPLD, continua a ricevere i nuovi iscritti e quindi presenta condizioni più favorevoli 
                                                             
23 1HO� YDOXWDUH� TXHVWD� VLWXD]LRQH� YD� ULFRUGDWR�� WXWWDYLD�� FKH� O¶HYLGHQ]D� JHVWLRQDOH� GHJOL� H[� IRQGL� VSHFLDOL� HVFOXGH�� DG�
eccezione del Fondo trasporti, le contribuzioni relative ai nuovi assunti dalle aziende di questi settori in data successiva a 
TXHOOD� GHOO¶DFFRUSDPHQWR�� LQ� TXDQWR� WDOL� ODYRUDWRUL� YHQJRQR� LVFULWWL� GLUHWWDPHQWH� DO� )3/'�� 3HUWDQWR� LO� SURJUHVVLYR�
peggioramento dei fondi speciali ed il miglioramento del FPLD è in parte spiegato anche dal suddetto travaso di 
contribuzioni. 
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rispetto ad altri fondi speciali; la pensione media è di 21.600 euro contro i 13.350 euro degli iscritti 
al FPLD. I vantaggi più rilevanti rispetto alla normativa del FPLD (ad esempio le norme di favore 
SHU� LO� ³SHUVRQDOH� YLDJJLDQWH´�� VRQR� FHVVDWL� R� DOPHQR� DWWHQXDWL� GDOO¶��������� SHU� HIIHWWR� GL� XQ�
regolamento di armonizzazione emanato in attuazione della Legge Fornero. 

Fondo Elettrici - 1HO� ������ DOO¶DWWR� GHOOD� VRSSUHVVLRQH�� LO� )RQGR� HUD� JLj� LQ� GLVDYDQ]R� H� OD�
situazione è andata peggiorando così che nel 2017 il risultato di esercizio è negativo per 2.085 milioni 
e il deficit patrimoniale ammonta a 33.952 milioni. Alla fine del 2017 le pensioni in essere erano 
98.090 e gli attivi 27.670 (i nuovi assunti sono iscritti al FPLD); la pensione media è di 26.590 euro, 
quasi il doppio rispetto a quella del FPLD. 

Fondo Telefonici - Soppresso nel 2000, presenta un disavanzo di gestione dal 2003 e una 
situazione patrimoniale negativa dal 2010; nel 2017 il risultato di esercizio risulta negativo per 1.353 

milioni e il deficit patrimoniale ammonta a 9.406 milioni. Alla fine del 2017 il numero delle pensioni 
è di 74.700 e gli attivi sono 45.100 (i nuovi assunti sono iscritti al FPLD); la pensione media è di 
26.360 euro, quasi il doppio del FPLD.  

Fondo ex INPDAI - Il Fondo, pur dotato di un notevole patrimonio al momento della 
soppressione, avvenuta nel 2003, ha evidenziato da quel momento risultati economici sempre negativi 
fino ai 4.069 milioni del 2017 e presenta un deficit patrimoniale di 42.543 milioni. Alla fine del 2017 
le pensioni vigenti erano 129.130 e gli attivi solo 28.200; la pensione media è di 50.830 euro, correlata 
tuttavia a retribuzioni medie intorno ai 100 mila euro. Anche per questo fondo si ricorda che gli 
assunti dal 2003 versano i contributi al FPLD, il che ha prodotto sia i risultati annuali negativi sia 
O¶HURVLRQH�GHO�patrimonio iniziale e il conseguente peggioramento della situazione patrimoniale. 

Quanto alla situazione patrimoniale del Comparto dei lavoratori dipendenti privati, 
costituito essenzialmente dal FPLD e dalla Gestione delle prestazioni temporanee (GPT) entrambi 
finanziati dalla produzione (lavoratori e aziende), si precisa che il relativo equilibrio finanziario nel 
WHPSR�q�VWDWR�SRVVLELOH�JUD]LH�DOO¶XWLOL]]R�GHOO¶DYDQ]R�GHOOD�*37��*HVWLRQH�3UHVWD]LRQL�7HPSRUDQHH��
esaminata nel successivo capitolo 5, che, nonostante il periodo di crisi economica e il conseguente 
aggravio delle prestazioni, ancora nel 2017  ha presentato un risultato di esercizio positivo per 4.098 

milioni e una situazione patrimoniale in attivo per 193.911 milioni che ben compensa il passivo 
patrimoniale del FPLD (comprensivo degli ex Fondi speciali) pari a  135.531 milioni. 

2.2 Le gestioni dei dipendenti pubblici (ex INPDAP) 

'DOO¶��������� O¶,13'$324 q� VWDWR� VRSSUHVVR� HG� q� FRQIOXLWR� QHOO
,136�� GD� TXHOO¶DQQR� L� GDWL�
UHODWLYL�DL�)RQGL�SHQVLRQH�GHL�GLSHQGHQWL�SXEEOLFL�VRQR�DOO¶LQWHUQR�GHO�ELODQFLR�JHQHUDOH�GHOO¶,VWLWXWR�
con contabilità separata, apportando un pesante disavanzo che ha determinato un peggioramento dei 
FRQWL� FRPSOHVVLYL� GHOO¶,VWLWXWR�PD� QRQ� KD� LQIOXLWR� VXL� VDOGL� FRPSOHVVLYL� GHO� VLVWHPD� SHQVLRQLVWLFR�
obbligatorio che ovviamente già considerava il suddetto disavanzo.  

Nel 2017 il disavanzo dei fondi dei dipendenti pubblici, al netto dei 10.800 milioni di euro del 
contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro Stato, ammonta a 30.417 milioni di euro, risultante 
da entrate per 38.283 milioni e uscite per 68.700 milioni (nelle uscite sono compresi 9.613 milioni 
a carico della GIAS, in forza deOO¶DUW����FRPPD����GHOOD�/�������������,O�GLVDYDQ]R�q� LQ� OLQHD�FRQ�

                                                             
24 /¶,VWLWXWR�1D]LRQDOH�GL�3UHYLGHQ]D�GHOOH�$PPLQLVWUD]LRQL�3XEEOLFKH��,13'$3��FRVWLWXLWR�QHO������q�FRQIOXLWR�LQ�,136�
LQ�EDVH�DOO¶DUW�����GHO�'/�����������FRQYHUWLWR�LQ�/����������� 
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quello registrato nei due anni precedenti (28.980 nel 2015 e 29.344 nel 2016). La spesa pensionistica 
è aumentata GHOO¶����� con un incremento di 1.079 milioni rispetto al 2016, dovuto più DOO¶HIIHWWR�
VRVWLWX]LRQH�FKH�DOO¶LQIOD]LRQH��1HOO¶DQQR�LQ�HVDPH�VRQR�VWDWH�SRVWH�D�FDULFR�GHOOD�*,$6�SUHVWD]LRQL�
per 9.613 milioni rispetto agli 8.967 milioni del 2016. Se però considerassimo (come avveniva quando 
,13'$3� HUD� DXWRQRPR�� O¶DSSRUWR� FRPSOHVVLYR dello Stato di 10.800 milioni per il contributo 
aggiuntivo previsto dalla L. 355/1995 (lo Stato fino alla costituzione di INPDAP non versava il 
proprio contributo) e i 9.613 milioni di prestazioni trasferite dalla GIAS (per prestazioni assistenziali 
e baby pensioni), le entrate sarebbero pari a 49.083 milioni e le uscite a 59.087 milioni per un saldo 
negativo che si ridurrebbe a 10.004 milioni di euro. 

Dopo che per diversi anni un sostanziale blocco del turnover nel settore pubblico ha determinato 
una ridu]LRQH�GHO�QXPHUR�GHJOL�DWWLYL��GD�TXDOFKH�DQQR�VL�SXz�ULOHYDUH�XQ¶DWWHQXD]LRQH�GHOOD�VWUHWWD�DO�
turn over e quindi il numero degli attivi del settore dal 2014 è rimasto pressoché costante: 3.252.300 
nel 2015, 3.305.000 nel 2016 e infine 3.272.200 nel 2017; di conseguenza anche le entrate si sono 
mantenute costanti (37.891 nel 2015, 38.277 nel 2016 e 38.283 nel 2017) mentre la spesa ha 
evidenziato un costante aumento (dai 66.871 milioni del 2015 ai 67.621 del 2016 e infine ai 68.700 
del 2017) il che ha comportato un incremento del disavanzo 2017 (+1.073 milioni rispetto al 2016) 
con riflessi sulla situazione patrimoniale che nel 2017 presenta a sua volta un disavanzo di 22.181 

milioni di euro, cifra che risente ancora positivamente del già accennato ripianamento di 21.698 
milioni previsto dalla L. 147/2013 (nel 2013 il debito patrimoniale era di -23.317 milioni).  

Nello stesso periodo il numero delle pensioni è passato da 2.863.744 nel 2015 a 2.890.909 nel 
2016 e a 2.875.423 nel 2017, in sostanza un trend stabile, così la pensione media: 23.374 euro/anno 
nel 2015, 23.552 nel 2016 e 24.168 nel 2017. In termini di armonizzazione delle regole per il calcolo 
della pensione, il sistema dei dipendenti pubblici presenta, rispetto al sistema generale dei dipendenti 
privati, ancora delle posizioni di favore; di questo aspetto si tratterà di seguito nel box 3.  

Nella Tabella 2.4 sono riportati i dati delle singole gestioni ex INPDAP per numero e importo 
DQQXR�GHOOH�SHQVLRQL�YLJHQWL�DOO¶����������'D�QRWDUH�FRPH�OD�VROD�&�7.P.S. che gestisce il fondo degli 
statali ha in carico il 59% delle pensioni per un importo pari al 62% del totale, mentre la C.P.D.E.L. 
�GLSHQGHQWL�(QWL�ORFDOL��JHVWLVFH�LO�����GHOOH�SHQVLRQL�SXEEOLFKH�SHU�LO�����GHOO¶LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�  

Per quanto riguarda la suddivisione per categoria delle pensioni pubbliche si rileva come il 
56,9% delle stesse sono di anzianità e anticipate, il 13,4% di vecchiaia, il 7,9% di inabilità e infine il 
������ VRQR� SHQVLRQL� DL� VXSHUVWLWL�� 8Q¶XOWLPD� YDOXWD]LRQH sulle pensioni pubbliche in essere può 
GHULYDUH�GDOO¶HVDPH�GHOOD�Tabella 2.5 suddivisa per classi di importo mensile. Il 16,9% delle pensioni 
in esame ha un importo mensile inferiore a 1.000 euro, il 49,8% tra 1.000 e 1.999, il 24,5% tra 2.000 
e 2.999 e iQILQH�O¶�����GD�������HXUR�LQ�VX� 
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Tabella - 2.4 - 3HQVLRQL�YLJHQWL�DOO¶���������GLVWLQWH�SHU�&DVVD 

Gestioni Numero pensioni 
Importo complessivo 

annuo (valori espressi in 
milioni di euro) 

C.P.D.E.L. (Enti locali) 1.081.283 21.638,8 

C.P.I. (insegnanti) 15.711 287,1 

C.P.S. 74.843 4.304,5 
C.P.U.G. (ufficiali 
giudiziari) 2.986 60,1 

C.T.P.S. (statali) 1.689.227 43.038,3 

Totale 2.864.05025 69.328,8 
   

 

Tabella 2.5 - 3HQVLRQL�YLJHQWL�DOO¶���������SHU�FODVVH�GL�LPSRUWR�PHQVLOL 

Classi di importo Maschi Femmine Totale 
Fino a 499,99 28.087 32.607 60.694 

da 500,00 a 749,99 35.167 100.177 135.344 

da 750,00 a 999,99 39.462 250.390 289.852 

da 1.000,00 a 1.249,99 71.694 284.689 356.383 

da 1.250,00 a 1.499,99 138.132 242.089 380.221 

da 1.500,00 a 1.749,99 191.068 201.986 393.054 

da 1.750,00 a 1.999,99 122.528 172.980 295.508 

da 2.000,00 a 2.249,99 124.364 179.354 303.718 

da 2.250,00 a 2.449,99 97.053 112.816 209.869 

da 2.500,00 a 2.999,99 131.060 57.551 188.611 

da 3.000,00 a 3.499,99 66.972 12.365 79.337 

3.500,00 e oltre 131.917 39.542 171.459 

Totale 1.177.504 1.686.546 2.864.050 

 

2.3 Le gestioni dei lavoratori autonomi INPS: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, 

coloni e mezzadri (CDCM) 

Le gestioni degli artigiani e dei commercianti nel 2017 presentano complessivamente un 
disavanzo tra contributi e prestazioni di 1.996 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 2.260 del 
2016 e soprattutto ai 3.047 del 2015.  

Queste due gestioni hanno risentito (soprattutto la gestione Artigiani) sia gli effetti della crisi 
economica e del cambiamento dei mercati sia gli effetti della L. 233/90, che ha equiparato le regole 
di calcolo delle pensioni a quelle dei lavoratori dipendenti, slegandole da qualsiasi calcolo 
matematico attuariale. Comunque il miglioramento dei conti iniziato negli ultimi anni proseguirà per 
il doppio effetto della cancellazione delle pensioni più vecchie, che avevano maggiormente 
beneficiato delle più favorevoli regole di calcolo, sostituite da prestazioni con maggiore correlazione 

                                                             
25I dati complessivi delle pensioni vigenti dei dipendenti pubblici riportati nelle Tabelle 2.4 e 2.5 H�WUDWWL�GDOOH�³6WDWLVWLFKH�
LQ� EUHYH´� GHOO¶,136� VL� GLVFRVWDQR� OLHYHPHQWH� GD� TXHOOL� ULSRUWDWL� QHOOD� Tabella 29.a, rilevati dagli allegati al bilancio 
consuntivo 2017. 
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WUD�FRQWULEXWL�H�SUHVWD]LRQL�H�QHL�SURVVLPL�DQQL� FRQ� O¶LQWHJUDOH�DSSOLFD]LRQH�GHOOH� UHJROH�GL�FDOFROR�
previste dal metodo contributivo. Sul versante dei contributi già la Legge Fornero ha previsto 
O¶DXPHQWR�DQQXR�GHOOR�������GDO�������GL�FRQVHJXHQ]D�QHO������O¶DOLTXRWD�FRQWULEXWLYD�GHJOL�DUWLJLDQL�
è salita al 23,55% VXL� UHGGLWL�G¶LPSUHVD� ILQR�D��������HXUR�H�DO�24,55% fino a 76.872 (massimale 
imponibile). Per i commercianti si applicano le stesse aliquote aumentate dello 0,09% destinato al 
fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. Di seguito sono riportate le risultanze contabili 
di ciascuna delle due gestioni26: 

La Gestione Artigiani presenta dati in leggero ma continuo miglioramento, anche se con un 
persistente saldo negativo che per il 2017 ammonta a 3.213 milioni di euro in lieve riduzione rispetto 
ai 3.291milioni di euro del 2016; in particolare, le uscite ammontano a 11.708 milioni in diminuzione 
(-25 milioni) risSHWWR�DOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�H�OH�HQWUDWH�FRQWULEXWLYH�VRQR�VWDWH�SDUL�D�������PLOLRQL�LQ�
crescita (+53 milioni) sempre rispetto al 2016.   

Di conseguenza il risultato di esercizio, tenuto conto di ammortamenti e svalutazione crediti, 
evidenzia un disavanzo di 5.532 milioni che porta la situazione patrimoniale a un saldo negativo di 
�������PLOLRQL� D� IURQWH�GHL��������PLOLRQL�GHO�������7DOH� VLWXD]LRQH�FRQWLQXD�D� ULIOHWWHUH� O¶HIIHWWR�
combinato del costante calo dei lavoratori in attività che sono passati da 1.772.677 del 2013 agli 
attuali 1.631.890 (-7,94 %) e di un continuo aumento dei pensionati, dai 1.639.469 del 2013 agli 
attuali 1.686.502 (+2,87%) che hanno ormai superato il livello degli attivi. 

3URVHJXH�O¶DQGDPHQWR�SRVLWLYR�GHOOD�Gestione Commercianti che anche per il 2017 presenta un 
saldo positivo di 1.217 milioni di euro in miglioramento rispetto a quello di 1.030 milioni del 2016. 
In dettaglio le entrate contributive dalla produzione sono state pari a 10.906 milioni, in aumento 
rispetto ai 10.727 del 2016, mentre gli oneri per le prestazioni sono stati 9.689 milioni (9.697 nel 
�������3HUDOWUR��OH�ULVXOWDQ]H�GHO�FRQVXQWLYR��FKH�FRPSUHQGRQR�L�GDWL�GHOOD�FRQWDELOLWj�VHSDUDWD�³)RQGR�
GHJOL� LQWHUYHQWL� SHU� OD� UD]LRQDOL]]D]LRQH� GHOOD� UHWH� FRPPHUFLDOH´� LVWLWXLWD� con D.lgs. 207/1996, 
evidenziano, anche a seguito di ammortamenti e svalutazione crediti, un risultato di esercizio negativo 
di 2.045 milioni (rispetto ai 1.476 milioni del 2016). In complesso la situazione patrimoniale al 
31/12/2017 presenta un deficit di 7.848 milioni. Rispetto al 2016 restano sostanzialmente costanti il 
numero dei pensionati (1.400.890) e quello degli attivi (2.131.900) con un rapporto attivi pensionati 
superiore alla media di sistema e pari a 1,52 attivi per ogni pensionato. 

La Tabella 2.6 raffronta sia per la Gestione degli artigiani e che per quella dei commercianti gli 
ultimi 5 anni di dati delle entrate contributive e delle uscite per prestazioni e il relativo saldo. 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Nella Tabella 1.a, i dati di artigiani e commercianti sono unificati per ragioni di coerenza con le serie storiche del 
database generale del 1989 (ricostruito a cura del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali) mentre sono 
evidenziati separatamente nelle Tabelle 29 a e 29 b. 
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Tabella 2.6 - Serie storica entrate, uscite e saldo gestioni Artigiani e Commercianti 

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ARTIGIANI 

contributi 8.095 8.090 8.198 8.203 8.442 8.495 

prestazioni 11.299 11.710 11.739 11.849 11.733 11.708 

saldo -3.204 -3.620 -3.541 -3.646 -3.291 3.213 

COMMERCIANTI 

contributi 9.677 9.909 10.147 10.312 10.727 10.906 

prestazioni 9.313 9.529 9.626 9.713 9.697 9.689 

saldo 364 380 521 599 1.030 1.217 

Nota: Per contributi si intendono le entrate contributive, comprensive di trasferimenti, al netto dei redditi e proventi 
patrimoniali; per prestazioni si intendono le rate di pensione a carico della gestione 

Prosegue anche per il 2017 per la gestione dei lavoratori autonomi del comparto agricolo, 
Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri (di seguito CDCM) lo squilibrio strutturale dovuto sia al 
bassissimo rapporto tra attivi e pensionati sia alle vecchie normative previdenziali tuttora vigenti e 
particolarmente favorevoli con rendimenti pensionistici assai elevati rispetto alla contribuzione 
versata, anche se dal 2012 sono state rideterminate le aliquote contributive a carico degli iscritti. Il 
2017 conferma il coQWLQXR�FDOR�GHOO¶RFFXSD]LRQH�QHO� VHWWRUH��FRQ�445.300 lavoratori attivi contro i 
446.907 dello scorso anno (nel 1989 erano 1.206.000).  

Il saldo tra contributi e prestazioni - DO� QHWWR�GHOO¶LQWHUYHQWR�GHOOD�*,$6��FKH�GDO������KD�
assunto direttamente a suo carico l'onere delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore 
DOO¶���������H�FKH�YDOH�SHU�LO������1.466 milioni di euro - ammonta a -2.697 milioni in miglioramento 
rispetto ai -2.812 milioni del 2016. Le entrate contributive, pari a 1.272 milioni di euro (1.249 
milioni nel 2016), coprono solamente il 32,04% delle prestazioni (al netto di quelle poste a carico 
della GIAS), che sono ammontate a 3.969 milioni di euro (4.061 milioni nel 2016). La dimensione 
contenuta delle entrate contributive dipende dai bassi redditi della categoria, dalle modeste 
percentuali di contribuzione e dalle frequenti situazioni di irrecuperabilità delle stesse, che 
ovviamente hanno ripercussioni sulle modalità di finanziamento di questa gestione. Alla fine del 2017 
il numero delle pensioni rimaste a carico della gestione CDCM (liquidate dopo il 1988) sono 
1.441.353; ove si aggiungano anche i trattamenti ante 1989, a carico GIAS (262.466) si raggiungono 
1.703.819 trattamenti. Il rapporto tra il numero delle pensioni e quello dei contribuenti, che nel 1990 
era pari a 1,53 (cioè 1,53 pensioni per ogni contribuente), nel 2000 era salito a 3,1 (oltre tre pensioni 
per contribuente) e nel 2017 ha segnato il valore di 3,82 pensioni per ogni contribuente. Nel 
complesso, dunque, il settore agricolo, per la sola parte pensionistica, pesa sulla collettività per 4.163 

milioni di euro.  

Pesante anche il deficit patrimoniale che al 31/12/2017 ha raggiunto il considerevole importo 
di 90.205 milioni di euro.  
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2.4 Le gestioni minori dei lavoratori dipendenti privati: fondo volo, fondo imposte di 

consumo, fondo clero, lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS), dipendenti Poste e 

Telefoni (ex IPOST), dipendenti delle FF.66��JLRUQDOLVWL�GLSHQGHQWL�JHVWLWL�GDOO¶,13*, 

2.4.1 Fondo Volo 

,O�)RQGR�9ROR�q�XQ�)RQGR�VSHFLDOH�JHVWLWR�GDOO¶,136�FRQ�DXWRQRPLD�FRQWDELOH�H� IRUQLVFH� LQ�
PRGR�³VRVWLWXWLYR´�ULVSHWWR�DOO
DVVLFXUD]LRQH�JHQHUDOH�REEOLJDWRULD��$*2��OD�WXWHOD�SUHYLGHQ]LDOH�DO�
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Nel 1997 la normativa, assai più 
favorevole di quella dell'AGO, è stata armonizzata con quest'ultima mantenendo però alcune 
SHFXOLDULWj��DG�HVHPSLR�O¶DOLTXRWD�GL�UHQGLPHQWR��D�IURQWH�GHOO¶DOLTXRWD�GHO����GHO�)3/'��q�GHO����
per i contributi fino al 27/11/1988 H�GHO�������SHU�TXHOOL�VXFFHVVLYL�ILQR�DO�������������WDQW¶q�FKH�OD�
SHQVLRQH�PHGLD�q�GL��������HXUR�O¶DQQR��,QROWUH�UHVWD�XQ¶HWj�PLQRUH�SHU�OD�SHQVLRQH�GL�YHFFKLDLD��PHQR�
5 anni) e una riduzione, pari a 1 anno ogni 5 anni di iscrizione al Fondo volo e fino a un massimo di 
5 anni, dei requisiti di età e anzianità contributiva per la pensione anticipata. Il Fondo Volo presenta 
XQD� VLWXD]LRQH� JHVWLRQDOH� H� SDWULPRQLDOH� PROWR� QHJDWLYD� VLD� SHU� O¶HURJD]LRQH� GL� SUHVWD]LRQL� SL��
generose rispetto alle altre gestioni (situazione che necessiterebbe di ulteriori revisioni) sia per la crisi 
del settore aereo ed in particolare del vettore principale Alitalia. 

Nel 2017 il Fondo presenta un differenziale negativo di 162 milioni derivante da 145 milioni 
di entrate per contributi e 307 milioni di uscite per prestazioni. I risultati di esercizio sono stati 
costantemente negativi dal 2006 e il patrimonio è in deficit dal 2011. Il saldo patrimoniale nel 2017 
è ammontato a - 911 milioni, per un debito pensionistico pro capite pari a oltre 48 mila euro, destinato 
ad ulteriore peggioramento. Gli iscritti sono 11.580 a fronte di 7.210 pensioni in essere. 

1HO�������QHO�FRUVR�GHOO¶HQQHVLPR�YDQR�WHQWDWLYR�GL�VDOYDUH�OD�GLVDVWUDWD�$OLWDOLD��q�VWDWR�LVWLWXLWR�
un Fondo speciale per il trasporto aereo (FSTA che ha sostituito un preesistente Fondo speciale per il 
sostegno del reddito del personale del trasporto aereo) al fine di intervenire nelle crisi aziendali del 
settore, con prestazioni integrative (per indennità ASPL/NASPL e cassa integrazione straordinaria) a 
favore sia del personale di volo che di quello di terra di cui possono beneficiare circa 150.000 soggetti, 
a condizioni molto più favorevoli rispetto ai normali strumenti di sostegno al reddito. Infatti nelle 
ipotesi considerate viene HURJDWD� XQ¶LQWHJUD]LRQH� WDOH� GD� JDUDQWLUH� O¶���� GHOOD� UHWULEX]LRQH�� OD�
prestazione integrativa per un pilota supera i 10.000 euro al mese e in alcuni casi limite si avvicina ai 
30.000 euro. Il Fondo è alimentato da un contributo dello 0,50% sulle retribuzioni imponibili (2/3 a 
FDULFR�GHOO¶D]LHQGD�H�����D�FDULFR�GHO�ODYRUDWRUH��PD�VRSUDWWXWWR�GDOO¶DGGL]LRQDOH�FRPXQDOH�VXL�GLULWWL�
G¶LPEDUFR� DSSOLFDWD� VX� FLDVFXQ� ELJOLHWWR� GL� WUDVSRUWR� DHUHR� H� FKH� FRVWD� DO� FRQWULEXHQWH� �� HXUR� D�
biglietto. In sostanza il 97% deOOH�HQWUDWH�GHO�)RQGR�q�DVVLFXUDWR�GD�TXHVWR�³EDO]HOOR´�FKH�QHO������KD�
prodotto introiti per 249,5 milioni contro i soli 7,2 milioni versati dalle aziende. A queste cifre si 
dovrebbero sommare i costi per tenere in attività Alitalia: dal 2008 a oggi sono stati spesi oltre 9 
miliardi di euro (383 euro per ogni famiglia italiana). 

2.4.2 Fondo Imposte di Consumo 

Il fondo per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo è sostitutivo 
GHOO¶DVVLFXUD]LRQH�REEOLJDWRULD�HG�HURJD�SUHVWD]LRQL�SHQVLRQLVtiche e prestazioni di capitale (TFR). 
&RQ�O¶DEROL]LRQH�GDO������GHOOH�LPSRVWH�FRPXQDOL�GL�FRQVXPR�LO�SHUVRQDOH�q�WUDQVLWDWR�DO�0LQLVWHUR�
delle Finanze o è rimasto in servizio presso i Comuni. Si tratta in sostanza di un fondo ad esaurimento 
che eroga 7.470 pensioni per un importo nel 2017 di 132 milioni, con onere a carico dello Stato (art. 
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17 DPR 649/1972) finanziato mediante trasferimenti dalla GIAS a copertura dei disavanzi annuali di 
esercizio. 

2.4.3 Fondo Clero 

Il Fondo Clero JHVWLVFH� O¶DVVLFXUD]LRQH� JHQHUDOH� REEOLJDWRULD� SHU� OD� YHFFKLDLD�� LQYDOLGLWj� H�
superstiti dei sacerdoti secolari della religione cattolica e dei ministri di culto delle confessioni diverse 
dalla religione cattolica. Al 31/12/2017 le pensioni in pagamento sono 12.930, in diminuzione rispetto 
DOOH� ������� GHOO¶DQQR� SUHFHGHQWH� �-������ H� JOL� LVFULWWL� VRQR� SDUL� D� ������� �HUDQR� ������� O¶DQQR�
precedente) con un rapporto di 1,38 attivi per pensionato. Il Fondo è caratterizzato da un basso livello 
di copertura da parte delle entrate contributive pari a meno di un terzo della spesa per pensioni al 
netto GIAS;  

Infatti, nel 2017 si evidenziano entrate contributive per 31 milioni a fronte di 97 milioni di 
uscite per pensioni, sempre al netto della quota a carico della GIAS, con un disavanzo di 66 milioni.  

Il Fondo presenta una situazione di squilibrio strutturale, anche se con un peso in termini 
economico-ILQDQ]LDUL�DVVDL�FRQWHQXWR�QHO�TXDGUR�GHOO¶LQWHUR�³VLVWHPD´��LO�GLVDYDQ]R�SDWULPRQLDOH�KD�
raggiunto 2.325 milioni di euro con un debito pro capite di oltre 72 mila euro. Occorre considerare 
FKH�LO�FRQWULEXWR�QRQ�q�FRPPLVXUDWR�D�XQ¶DOLTXRWD�SHUFHQWXDOH�GHOOD�UHWULEX]LRQH�R�GHO�UHGGLWR�PD�q�
dovuto in misura fissa mentre il sistema di calcolo della pensione non è né retributivo né contributivo 
ma a prestazioni definite in somma fissa. Va infine evidenziato come oltre il 70% dei pensionati del 
)RQGR�&OHUR�SHUFHSLVFH�XQ¶DOWUD�SHQVLRQH�GD�JHVWLRQL�GLYHUVH�� 

2.4.4 Lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS) 

/¶H[�(QWH�GL�SUHYLGHQ]D�GHJOL�VSRUWLYL�H�GHL� ODYRUDWRUL�GHOOR�VSHWWDFROR��(13$/6��q�FRQIOXLWR�
QHOO¶,136� GDOO¶���������� JHVWLYD� GXH� IRQGL� GLVWLQWL�� LO� FPLS, Fondo pensioni lavoratori dello 

spettacolo e il FPSP, Fondo pensioni sportivi professionisti. Entrambi assicurano rispettivamente 
tutti i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti siano essi lavoratori subordinati o 
autonomi o saltuari applicando a entrambe le gestioni le medesime aliquote di versamento. Dal 
bilancio consuntivo del 2017 si evidenzia un saldo attivo tra contributi e prestazioni di 353 milioni 
di euro, con entrate per contributi e quote di partecipazione degli iscritti per 1.235 milioni (1.171 
nel 2016) a fronte di uscite per 882 milioni (875 milioni nel 2015). I contribuenti al 31/12/2017 sono 
152.970 e le pensioni vigenti sono 58.320 quasi tutte a carico a carico del Fondo dei lavoratori dello 
spettacolo. Il rapporto attivi/pensionati è tra i migliori a livello nazionale con 2,62 attivi per 
pensionato; la pensione media è di 16.380 euro O¶DQQR��,O�ULVXOWDWR�HFRQRPLFR�GL�HVHUFL]LR�SUHVHQWD�
un attivo di 267 milioni e la situazione patrimoniale al 31/12/2017 risulta in attivo per 4.826 milioni, 
in miglioramento rispetto al 2016 (4.559 milioni). 

2.4.5 Fondo Dipendenti Poste e Telefoni (ex IPOST) 

Il fondo previdenziale dei lavoratori delle poste, IPOST, a seguito della privatizzazione del 
settore postale e la relativa costituzione di Poste Spa, è stato soppresso con trasferimento delle 
FRPSHWHQ]H�DOO¶,136��/H�ULVXOWDQ]H�GL�ELODQFLo per il 2017 presentano entrate contributive per 1.437 

milioni a fronte di uscite per 1.834 milioni con un disavanzo di 397 milioni, in lieve diminuzione 
rispetto a quello del 2016 (408 milioni a fronte di 1.402 milioni di entrate e 1.810 milioni di uscite). 
Negli ultimi 10 anni è costantemente diminuito il numero dei contribuenti attivi mentre è aumentato 
quello dei pensionati. Nel 2017 gli iscritti attivi sono 141.170 �FRQWUR�L���������GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH��
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LQ�FDOR�GHOO¶������PHQWUH�L�SHQVLRQDWL��FRQ�XQ�YDORUH�PHGLR�DQQXR�GHOOD�SHQVLRQH�GL��������HXUR��DO�
31/12/2017 erano 146.960 (rispetto ai 145.130 del 2016) con un rapporto iscritti/pensionati dello 
0.96% (meno di 1 attivo per pensionato). Il risultato economico di esercizio ha evidenziato un passivo 
di 350 milioni mentre la situazione patrimoniale al 31/12/2017 risulta ancora in attivo per 366 

milioni (era di 716 milioni nel 2016).  

2.4.6 Fondo Dipendenti FF.SS. 

In seguito alla trasformazione e privatizzazione delle Ferrovie dello Stato (FF.SS) in Ferrovie 
Spa, il fondo previdenziale del personale ferroviario è confluito in INPS nel 2000. Da quella data il 
Fondo pensioni per il personale dipendente delle ferrovie opera come Fondo speciale, cui sono iscritti 
L�GLSHQGHQWL�DVVXQWL�SULPD�GHOO¶���������� L�GLSHQGHQWL�GHOOD�+ROGLQJ�GHOOH�)HUURYLH�6�S�$��H�JOL� H[�
dipendenti trasferiti a amministrazioni pubbliche che hanno optato per il Fondo Speciale INPS oltre 
ai dipendenti delle altre imprese esercenti trasporti ferroviari.  

/D�QXRYD�JHVWLRQH�SHQVLRQLVWLFD�FKH�HUD�JLj�LQ�GHILFLW�SULPD�GHO�SDVVDJJLR�DOO¶,136�HYLGHQ]LD�
ogni anno un pesante squilibrio gestionale ripianato mediante trasferimenti dalla GIAS a carico dello 
Stato (4.157 milioni nel 2011, 4.164 nel 2012, 4.246 nel 2013, 4.151 nel 2014, 4.072 nel 2015, 4.133 
nel 2016 e 4.103 nel 2017). La gestione è caratterizzata da un rapporto del tutto sbilanciato tra il 
numero di contribuenti che nel 2017 è stato pari a 43.290 unità (erano 57.133 nel 2011 e 45.180 nel 
2016) e quello dei pensionati pari a 215.520 (erano 234.400 nel 2011 e 217.540 nel 2016). A questa 
situazione si è giunti a causa dei massicci prepensionamenti utilizzati per ridurre i costi aziendali e 
PLJOLRUDUH�O¶HIILFLHQ]D�GHOO¶D]LHQGD��FRQ�OD�FRQVHJXHQ]D�GL�WUDVIHULUH�VRVWDQ]LDOPHQWH�VXOOD�FROOHWWLYLWj�
LO� SHVR� GHOOD� ULVWUXWWXUD]LRQH� D]LHQGDOH�� VL� QRWL� FRPH� DQFKH� LQ� TXHVWR� FDVR�� O¶LQWHUD� VSHVD� GHL�
prepensionamenti è caricata alla voce pensioni e non a quella del sostegno al reddito o aiuto alle 
famiglie o altro, gonfiando così, in modo abnorme rispetto alla media europea il costo delle pensioni. 
Va anche evidenziato che i lavoratori delle società appartenenti alla Holding FF.SS. vengono iscritti 
GDOO¶���������DO�)3/'�H�QRQ�DO�)RQGR�VSHFLDOH��H�FKH�OH�SHQVLRQL�KDQQR�XQ�LPSRUWR�PHGLR�GL��������
euro. In definitiva la gestione in esame presenta nel 2017 un saldo negativo del tutto anomalo di 4.134 

milioni di euro come risultato di uscite per prestazioni di 4.750 milioni (4.786 milioni nel 2016) e 
entrate contributive per 616 milioni (610 milioni nel 2016). Come accennato, il disavanzo annuale 
di esercizio trova copertura nel trasferimento da parte della GIAS. 

2.4.7 *LRUQDOLVWL�GLSHQGHQWL�JHVWLWL�GDOO¶,13*, 

$QFKH�VH�O¶,13*,�ULHQWUD�WUD�OH�&DVVH�SUHYLGHQ]LDOL�SULYDWL]]DWH��VL�YHGD�LO�Fapitolo successivo), 
i giornalisti dipendenti, tenuto conto della tipologia di attività svolta, vengono compresi nel comparto 
GHL�ODYRUDWRUL�GLSHQGHQWL��3HU�OHJJH�TXHVWL�ODYRUDWRUL��HVVHQGR�LVFULWWL�LQ�DSSRVLWR�³DOER�SURIHVVLRQDOH´�
devono obbligatoriamente LVFULYHUVL�DOO¶,13*,�FKH�RSHUD�FRPH�JHVWLRQH�VRVWLWXWLYD�GHOO¶$*2��3HU�LO�
2017, cosi come per lo scorso anno, la gestione presenta una situazione di squilibrio con un disavanzo 
di 152 milioni, in peggioramento rispetto ai 114 milioni del 2016; le entrate contributive sono pari 
a 361 milioni di euro e le uscite per prestazioni ammontano a 513 milioni di euro. Per i dettagli si 
YHGDQR�OH�WDEHOOH�QHOO¶DSSHQGLFH�ZHE�H�LO�FDSLWROR��� 

2.5 La gestione dei parasubordinati  

/D� ³*HVWLRQH� 6HSDUDWD´� SUHVVR� O¶,136� q� VWDWD� LVWLWXLWD� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� FRPPD� ���� /��
��������� SHU� L� ODYRUDWRUL� FRVLGGHWWL� ³SDUDVXERUGLQDWL´, ossia i soggetti che esercitano per attività 
abituale, ancorché non esclusiva, lavoro autonomo. Per la gran parte (73,3%, in diminuzione rispetto 
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al 79,5% dello scorso anno) si tratta di collaboratori mentre i professionisti autonomi rappresentano 
il 26,7% (in aumento rispetto al 20,5% del 2016). In termini di genere, il 61,5% sono uomini e il 
������VRQR�GRQQH��QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR�q�OHJJHUPHQWH�DXPHQWDWD�OD�TXRWD�GHL�PDVFKL�H�OHJJHUPHQWH�
diminuita quella delle femmine. La gestione in esame, costituita nel 1996, presenta un rilevante saldo 

positivo tra contributi e prestazioni che nel 2017 è stato di 6.788 milioni di euro. Il dato risulta da 
7.654 milioni di entrate contributive e 866 milioni di uscite per prestazioni��6L�WUDWWD�GHOO¶XQLFD�
gestione previdenziale del regime obbligatorio le cui prestazioni sono calcolate esclusivamente con 
il metodo contributivo.  

In conseguenza di quanto sopra la situazione patrimoniale della gestione presenta un saldo 
attivo di 116.789 milioni. Il numero delle prestazioni erogate è di 419.431, in aumento rispetto alle 
386.549 del 2016, ancora assai modesto e largamente inferiore al numero dei contribuenti che 
QHOO¶DQQR�LQ�HVDPH�VRQR�DPPRQWDWL�D�1.247.000�������������QHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH���$QFKH�O¶LPSRUWR�
medio delle pensioni in pagamento risulta contenuto (2.396 euro annui) ma ciò dipende sia dal breve 
periodo di versamenti (la gestione è iniziata nel marzo 1996) e sia dalle basse contribuzioni che 
inizialmente non andavano oltre il 12% per la gestione separata.  

1HO�WHPSR�O¶DOiquota di finanziamento è aumentata fino a raggiungere nel 2017 il 32,72% per 
i soggetti non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio né titolari di pensione; per gli iscritti 
DG�DOWUR�IRQGR�R�WLWRODUL�GL�SHQVLRQH�O¶DOLTXRWD�q�ULPDVWD�DO�24%. Il FRQVLVWHQWH�DXPHQWR�GHOO¶DOLTXRWD�
contributiva a fronte di pensioni di importo modesto induce a riflessioni specialmente per i giovani 
con rapporto di lavoro non stabile che si vedono applicare aliquote superiori a quelle di artigiani e 
commercianti. Inoltre, qualora si tratti di professionisti senza albo il confronto appare stridente con 
coloro che spesso svolgono la stessa attività ma sono iscritti ad un albo: la disparità di aliquote è 
notevolissima, si va dal 14% medio degli iscritti alle Casse Privatizzate a circa il doppio per i non 
iscritti agli albi. 

2.6 La gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso 

O¶,136��*,$6� 

La Gestione Interventi Assistenziali (di seguito GIAS�� LVWLWXLWD� SUHVVR� O
,136�GDOO¶DUW�� ����
comma 3, lett. D, della L. 88/1989, costituisce lo strumento contabile per l'applicazione delle norme 
che definiscono l'intervento di natura assistenziale dello Stato nell'ambito del welfare. La GIAS, 
forse la gestioQH�SL��FRPSOHVVD�GHOO¶,VWLWXWR��KD�UHJLVWUDWR�QHO�WHPSR�XQD�IRUWH�HYROX]LRQH�VXO�SLDQR�
normativo e applicativo, estendendo il suo raggio di azione a settori sempre più ampi della vita 
sociale. Caratteristica peculiare della GIAS, che la differenzia rispetto a tutte le altre gestioni 
DPPLQLVWUDWH�GDOO¶,136��q�O
HTXLYDOHQ]D�WUD�HQWUDWH�H�XVFLWH��LO�ULVXOWDWR�G
HVHUFL]LR�VL�SUHVHQWD�VHPSUH�
in pareggio ed analogo valore assume la situazione patrimoniale. La gestione in esame consente, 
grazie al dettaglio dei dati di bilancio, di poter VHSDUDUH� OD� SUHYLGHQ]D� GDOO¶DVVLVWHQ]D� con una 
grande attendibilità, intendendo la prima finanziata dalla contribuzione di scopo a carico di lavoratori 
e aziende (i contributi) e la seconda a carico della fiscalità generale. 

Le entrate: nel 2017 il valore della produzione - al netto delle poste correttive di entrate 
correnti per 13.703 milioni (14.320 nel 2016) - relative a sgravi di oneri sociali - è risultato pari a 
97.652 milioni di euro (95.160 del 2016). Il bilancio evidenzia un "costo della produzione" di pari 
importo (96.643 milioni più 9 milioni di oneri finanziari e imposte di esercizio). Il totale dei 
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³WUDVIHULPHQWL´ GDOOR�6WDWR�DOOD�*,$6�q�SDUL�D���������PLOLRQL�GL�HXUR�D�IURQWH�GHL���������GHOO¶DQQR�
precedente. 

Il finanziamento degli interventi deriva in massima parte da trasferimenti dal bilancio 

dello Stato, mentre una quota modesta - 1.308 milioni - in calo rispetto ai  1.691 del 2016, proviene 
dal gettito di aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti, destinate al 
finanziamento degli oneri per il mantenimento del salario e delle prestazioni economiche derivanti 
GDOOD�ULGX]LRQH�GL�RQHUL�SUHYLGHQ]LDOL�H�����PLOLRQL�GD�TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�GHJOL�LVFULWWL�DOO¶RQHUH�
di specifiche gestioni.  

La suddivisione dei trasferimenti dello Stato in base al finanziamento degli oneri prevede:    

x per oneri pensionistici 72.699 milioni di euro27 (+2,4% rispetto a 70.971 milioni del 2016); 
x per oneri di mantenimento del salario 8.067 milioni di euro (-7,2% a fronte di 8.695 milioni 

dello scorso anno);  
x per interventi a sostegno della famiglia 5.485 milioni di euro (+21,8% rispetto a 4.502         

milioni dello scorso anno); 
x per prestazioni economiche derivanti da riduzioni di oneri previdenziali (TBC e Maternità) 

583 milioni di euro (-3,3% a fronte di 603 milioni del 2016);  
x per sgravi e altre agevolazioni contributive 21.014 milioni di euro (-0,8 % rispetto a 21.203 

milioni del 2016);  
x per altri interventi 2.302 milioni di euro (+64,4% rispetto a 1.400 milioni del 2016).  
Le variazioni tra 2016 e 2017 sono riconducibili: 

x SHU�JOL�RQHUL�SHQVLRQLVWLFL��DOO¶DXPHQWR�GHO�FRQWULEXWR�GHOOR�6WDWR�D�FRSHUWXUD�GHJOL�RQHUL�GL�FXL�
DOO¶DUW������FRPPD����OHWWHUD�F��GHOOD�/����������(quota parte di ciascuna mensilità erogata dal 

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione 

0LQDWRUL�H�GDOO¶(13$/6��H�GD�TXHOOR�D�FRSHUWXUD�GHOO¶HURJD]LRQH�GL�XQD�VRPPD�DJJLXQWLYD�DL�
titolari di pensione ultrasessantacinquenni;  

x per il mantenimento del salario, alla riduzione del contributo accertato per la copertura dei 
WUDWWDPHQWL�GL�LQWHJUD]LRQH�VDODULDOH�VWUDRUGLQDUL�H�PRELOLWj�LQ�SDUWH�FRPSHQVDWL�GDOO¶LQFUHPHQWR�
delle prestazioni di disoccupazione (NASPI); 

x per i trattamenti di famiglia, alla copertura dei maggiori costi per le indennità triennali (bonus 
EHEq��SUHYLVWH�SHU�L�QDWL�GDOO¶���������DO������������H�SHU�O¶LQWHUYHQWR�³SUHPLR�DOOD�QDVFLWD´��/��
232/2016); 

x per le prestazioni economiche derivanti da riduzioni di oneri previdenziali al contenimento del 
contributo destinato a garantire le erogazioni; 

x per sgravi ed altre agevolazioni, alla riduzione dei contributi destinati alla copertura degli 
esoneri contributivi; 

x SHU�JOL�DOWUL�LQWHUYHQWL��DOO¶DXPHQWR�GHi contributi a copertura degli oneri derivanti dalla mancata 
applicazione del livello minimo imponibile ai fini dei versamenti contributivi e dalla 
sospensione dei versamenti contributivi previsti dal D.L. 17/10/2016; 

                                                             
27 In questo importo sono ricompresi: i 35,582 miliardi di cui al Box 1 e Tabella 1° che ricomprendono i disavanzi dei 
fondi speciali in particolare FFSS (circa 4,1 miliardi); le prestazioni assistenziali con circa 25,133 miliardi, la GIAS per i 
dipendenti pubblici (9,613 miliardi). Imputabili a spesa pensionistica sono parte dei disavanzi dei fondi speciali (per le 
IHUURYLH�H�SRVWH�L�PDVVLFFL�SUHSHQVLRQDPHQWL�GRYUHEEHUR�HVVHUH�FDOFRODWL�QHO�³VRVWHJQR�DO�UHGGLWR´��H�SRFR�DOWUR��SHU�XQ�
importo di qualche miliardo (si veda anche la Tabella 9.5). 
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Nella Tabella 2.7 viene riportata la serie storica dei trasferimenti di risorse finanziarie dallo 
Stato alla GIAS nel periodo 2011-2017. 

$�IURQWH�GL�TXHVWH�ULVRUVH�ILQDQ]LDULH�LO�UHQGLFRQWR�GHOOD�*HVWLRQH�HYLGHQ]LD�O¶HQWLWj�GHJOL�RQHUL�
VRVWHQXWL� SHU� ³SUHVWD]LRQL� LVWLWX]LRQDOL´� FODVVLILFDWL� SHU tipologia di intervento, al lordo delle 
riscossioni per recuperi di prestazioni non dovute. In particolare, per quanto attiene agli oneri 
pensionistici, il valore esposto comprende gli interventi a favore di tutte le gestioni previdenziali (Box 

1) e gli oQHUL�SHU� O¶HURJD]LRQH�GHOOH�SUHVWD]LRQL�DVVLVWHQ]LDOL��SHQVLRQL�H�DVVHJQL� VRFLDOL�DL�FLWWDGLQL�
ultra 65enni e relative maggiorazioni). 

Tabella 2.7 ± I trasferimenti dal bilancio dello Stato alla GIAS (valori espressi in milioni di euro) 

  
oneri 

pensionistici 

 

mantenimento 
del salario 

 
 

interventi 
a sostegno  

della 
famiglia 

prestazioni 
economiche 
derivanti da 
riduzioni di 

oneri 
previdenziali 

sgravi di oneri 
sociali e altre 
agevolazioni 

interventi 
diversi 

TOTALE 
TRASFERIMENTI  

DAL BILANCIO 
DELLO STATO 

2011 58.271  6.360 3.411 688 14.031 1.141 83.902 

2012 63.804  8.333 3.671 696 16.018 1.278 93.800 

2013 67.982  9.592 3.992 677 15.488 1.338 99.069 

2014 67.454  10.387 3.856 656 14.832 1.255 98.440 

2015 72.172  8.794 4.033 622 15.897 2.155 103.673 

2016 70.971  8.695 4.502 603 21.203 1.400 107.374 

2017 72.699  8.067 5.485 583 21.014 2.302 110.150 

La Tabella 2.8 riporta in sintesi la serie storica delle prestazioni istituzionali erogate nel periodo 
2011-2017 disaggregata per tipologia di intervento. 

Tabella 2.8 - Le prestazioni istituzionali erogate dalla GIAS (valori espressi in milioni di euro) 

  
oneri 

pensionistici 

oneri per il 
mantenimento 

del salario 

oneri per 
interventi a 

sostegno della 
famiglia 

oneri per 
riduzioni di 

oneri 
previdenziali 

oneri 
diversi 

TOTALE 
PRESTAZIONI 

ISTITUZIONALI 

2011 37.849 5.664 3.098 577 6 47.194 

2012 42.845 6.760 3.286 593 7 53.491 

2013 46.071 7.787 3.525 585 9 57.977 

2014 45.956 8.756 3.408 567 8 58.695 

2015 50.550 6.713 3.573 542 14 61.392 

2016 49.515 6.862 4.057 532 10 60.976 

2017 50.638 5.835 4.809 523 10 61.815 

Gli interventi della GIAS in materia pensionistica costituiscono - sulla base del quadro 
normativo vigente - O¶DSSURFFLR� DO� FRPSOHVVR� WHPD� GHOOD� VHSDUD]LRQH� WUD� SUHYLGHQ]D� H� DVVLVWHQ]D�
realizzato attraverso: 

1. l'assunzione di quote dei trattamenti pensionistici in carico alle singole gestioni relative a 
particolari periodi non coperti da contribuzione o con contribuzione ridotta, al fine di favorirne 
l'equilibrio economico-finanziario (importi in Box 1); 
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2. l'assunzione diretta del carico pensionistico di alcune categorie di trattamenti (pensioni 
erogate ai CDCM ante 1989; prestazioni alle dipendenti del soppresso ENPAO; pensioni di invalidità 
ante L. 222/1984 e altro);  
3. l'erogazione diretta di prestazioni assistenziali quali invalidità civili, pensioni e assegni sociali 
e quattordicesima mensilità. 

Punto 1 - Tra i principali interventi che inizialmente la L. 88/1989 e successivamente i molti 
provvedimenti intervenuti in materia hanno posto a carico della GIAS, si evidenziano di seguito per 
O¶LPSRUWDQ]D�H�OD�ULOHYDQ]D�HFRQRPLFD� 

x Quota parte di ciascuna mensilità di pensione28 erogata il cui onere ± al netto delle quote 
erogate ai pensionati del pubblico impiego in carico alle gestioni ex INPDAP per 2.388 milioni 
- ha raggiunto i 20.516 milioni di euro, a fronte dei 20.328 registrati nel 2016;  

x Quota parte delle pensioni di cui DOO¶DUW�����/�����������SHQVLRQL�G¶DQQDWD), pari a 630 milioni 
di euro, in flessione rispetto ai 705 milioni del 2016; 

x Prestazioni aggiuntive art. 5, l. 127/2007 (quattordicesima mensilità) pari a 1.777 milioni di 
euro, in aumento rispetto agli 894 milionL�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH; 

x Quota parte delle pensioni di invalidità ante L. 222/1984 per un valore di 5.217 milioni di 
euro, rispetto ai 5.171 milioni del 2016; 

x Pensionamenti anticipati pari a 1.915 milioni di euro, in crescita rispetto ai 1.666 milioni del 
2016, di cui 827 milioni relativi alle rate di pensione delle salvaguardie per gli esodati (dalla 2° 
DOO¶���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
28 /D�FRVLGGHWWD�³TXRWD�SDUWH�GHOOD�PHQVLOLWj�GHOOD�SHQVLRQL´�GHULYD�GDOOD�/HJJH����OXJOLR�������Q������FKH�LVWLWXLYD�XQ�
Fondo sociale ILQDQ]LDWR��GDO�GLVSRVWR�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHOOD�/������GHO�������D�FRPSOHWR�FDULFR�GHOOR�6WDWR�D�GHFRUUHUH�
GDOO¶���������SDUL�DG�XQ�LPSRUWR�GL��������OLUH�PHQVLOL�SHU�FLDVFXQD�SHQVLRQH��WDOH�LPSRUWR�FRQ�OD�/HJJH����GLFHPEUH�
1986, n. 910, viene rivaluWDWR�ILQR�D���������OLUH�PHQVLOL�SHU�RJQL�SHQVLRQH�LQ�SDJDPHQWR�H�FRQIOXLVFH�LQ�EDVH�DOO¶DUWLFROR�
37 della L. 88 del 1989, nella GIAS (gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). Da tempo, 
TXHVWD�³TXRWD�SDUWH´�QRQ�LQIOXLVFH�VXO�FDOFROR�GHOOD�SHQVLRQH�VLD�HVVD�GHWHUPLQDWD�FRQ�LO�PHWRGR�GL�FDOFROR�³UHWULEXWLYR´�R�
³FRQWULEXWLYR´�H�QRQ�q�QHSSXUH�LQVHULWD�QHOOH�ULVSHWWLYH�IRUPXOH�GL�FDOFROR��,O�WUDVIHULPHQWR�VHUYH�WXWWDYLD�D�VRVWHQHUH�OH�
gestioni per attività che potremmo definire: a) DVVLVWHQ]LDOL� �O¶LQWHJUD]LRQH� DO� WUDWWDPHQWR�PLQLPR�� OH�PDJJLRUD]LRQL�
VRFLDOL��OD�TXDWWRUGLFHVLPD�PHQVLOLWj�FKH�YDOJRQR�FLUFD������PLOLDUGL���O¶RQHUH�UHODWLYR�DL�WUDWWDPHQWL�SHQVLRQLVWLFL�OLTXLGDti 
DQWHULRUPHQWH�DOO¶���������GDOOD�JHVWLRQH�SHU�L�FROWLYDWRUL�GLUHWWL��FRORQL�H�PH]]DGUL��O¶RQHUH�SHQVLRQLVWLFR�GHL�WUDWWDPHQWL�
di invalidità liquidati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e alcune 
decontribuzioni o agevolazioni contributive; b) di natura mista previdenziale e assistenziale nel caso del parziale 
ULSLDQDPHQWR�GHO�GHILFLW�GL�JHVWLRQH�GL�DUWLJLDQL�H�IRQGL�PLQRUL�FKH�YDOJRQR�DOO¶LQFLUFD�����PLOLDUGL�O¶DQQR� 
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Tabella 2.9 - Rate erogate anno 2017 ± Oneri pensionamenti anticipati ± Salvaguardie  

(valori espressi in migliaia di euro) 

Fondi 
2ª 

Salvaguardia 
3ª 

Salvaguardia 
4ª 

Salvaguardia 
5ª 

Salvaguardia 
6ª 

Salvaguardia 
7ª 

Salvaguardia 
8ª 

Salvaguardia TOTALE 

FPLD 113.555 28.570 6.389 14.156 110.522 118.375 48.005 439.572 
Ex Fondo 
Trasporti 59 - - 158 95 185 19 515 
Ex Fondo 
Elettrici 3.379 401 27 5 1.799 1.363 221 7.194 
Ex Fondo 
Telefonici 50.021 235 - 112 1.572 1.532 406 53.877 
Ex INPDAI 4.487 4.646 521 3.535 7.558 8.464 2.742 31.952 
Fondo Volo - 16.263 - - - 441 33 16.737 
Fondo FF. SS. 387 69 135 21 1.682 351 30 2.676 
Fondo Gas 85 236 - - 354 83 - 757 
Ex IPOST 13.415 2.111 201 1.089 10.785 6.757 1.036 35.394 
Ex INPDAP 2.955 719 61.208 350 67.345 4.004 320 136.902 
Ex ENPALS - - - - - 3 101 103 
Parasubordinati - 15 - - 8 - - 23 
CDCM 2.001 1.129 180 796 4.001 4.171 3.114 15.391 
Artigiani 4.468 2.591 539 2.409 8.844 11.851 8.423 39.124 
Commercianti 4.511 2.618 634 3.330 11.235 14.054 10.718 47.100 
TOTALE 199.324 59.602 69.833 25.960 225.800 171.632 75.167 827.318 

La Tabella 2.9, propone la disaggregazione dei costi sostenuti per singola salvaguardia e fondo 
pensionistico di competenza.  

Nel 2017 sono cessati gli oneri a carico GIAS relativi alla prima salvaguardia. Con riferimento 
agli oneri per i lavoratori che hanno anticipato il trattamento pensionistico nelle gestioni dei lavoratori 
autonomi si precisa che si tratta di lavoratori dipendenti esodati con periodi assicurativi nelle gestioni 
dei lavoratori autonomi, utilizzati per il raggiungimento dei requisiti pensionistici necessari. 

Punto 2 - Appartengono a questa tipologia le pensioni dirette vigenti liquidate con decorrenza 
ante 1/1/1989 ai Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri e le relative pensioni di reversibilità per un 
importo, nel 2017, di 1.466 milioni, in sensibile diminuzione rispetto ai 1.690 milioni dell'anno 
precedente; le pensioni del soppresso istituto ENPAO e gli assegni vitalizi erogati a ex dipendenti 
dello Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche. 

La quantificazione complessiva in termini finanziari di tutti gli oneri pensionistici - al netto dei 
recuperi di prestazioni non dovute - q�HYLGHQ]LDWD�QHO�SUHVHQWH�5DSSRUWR�VRWWR�O¶DSSRVLWD�YRFH�GHOOD�
Tabella 1.a, e Box 1, per una spesa di 35.582 milioni di euro rispetto ai 35.228 milioni del 2016. A 
tali oneri devono essere aggiunti quelli relativi all'area delle gestioni pensionistiche dei dipendenti 
pubblici (ex INPDAP) introdotti dalla L. 183/2011 che, come già detto in precedenza, ha riconosciuto 
l'intervento finanziario della GIAS anche per questi Fondi con un onere ammontante a 9.613 milioni 
di euro rispetto agli 8.967 milioni registrati nell'anno precedente. 

Punto 3 - L'erogazione diretta di prestazioni assistenziali comprende gli oneri per il pagamento 
delle pensioni sociali, degli assegni sociali e delle relative maggioraziRQL�VRFLDOL�SUHYLVWH�GDOO¶DUW������
OHWWHUD�D��/������������DL�FLWWDGLQL�XOWUDVHVVDQWDFLQTXHQQL� VSURYYLVWL�GL� UHGGLWR��1HO������ O¶RQHUH�q�
stato di 4.754 milioni di euro (al netto dei recuperi di prestazioni per 234 milioni) sostanzialmente 
corrispondente ai costi sostenuti nell'anno precedente. Al 31 dicembre 2017 risultano vigenti 44.191 
pensioni sociali con un importo medio annuo di 5.772 euro; a seguito della L. 335/1995 che ha 
VRVWLWXLWR� O¶,VWLWXWR�GHOOD�SHQVLRQH�VRFLDOH�FRQ� O¶DVVHJQR�VRFLDOH, i titolari GL�TXHVW¶XOWLPD�SHQVLRQH�
UDSSUHVHQWDQR� RUPDL� XQ� JUXSSR� DG� HVDXULPHQWR��*OL� DVVHJQL� VRFLDOL� YLJHQWL� DOOD� ILQH� GHOO¶DQQR� LQ�
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esame, sono 824.444, per un importo medio annuo di 5.564 euro, in diminuzione dello 0.7% (-5.535 
assegni) rispetto al numero rilevato lo scorso anno.  

,QROWUH�� VHPSUH� LQ� WHPD� GL� SUHVWD]LRQL� DVVLVWHQ]LDOL�� QHOO¶DPELWR� GHOO¶,136� q� VWDWD� LVWLWXLWD�
XQ¶DSSRVLWD�JHVWLRQH�H[�DUW������'�OJV�����������ILQDQ]LDWD�DWWUDYHUVR�XQR�VSHFLILFR�WUDVIHULPHQWR�D�
carico della GIAS, per la copertura degli oneri per prestazioni agli invalidi civili, ai ciechi e ai 
VRUGRPXWL� �SHQVLRQL� GL� LQYDOLGLWj� FLYLOH� H� DVVHJQL� GL� DFFRPSDJQDPHQWR�� DOOD� ³Gestione per 

l'erogazione delle pensioni e delle indennità di accompagnamento agli invalidi civili´��H[�DUW�������
D.lgs. del 31/03/1998) che per il 2017 è stato pari a 17.610 milioni, (rispetto ai 17.493 del 2016) con 
cui sono state erogate rate di pensioni agli invalidi civili per 3.237 milioni, ai ciechi per 343 milioni 
ai sordomuti per 61 milioni e indennità di accompagnamento per un importo complessivo di 13.802 

milioni (di cui 12.863 agli invalidi civili, 802 ai ciechi e 137 ai sordomuti).  

Le pensioni vigenti al 31/12/2017 risultano 2.496.586 per gli invalidi civili; 122.945 per i ciechi 
e 43.707 per i sordomuti. Di particolare rilievo l'ammontare dei recuperi per prestazioni indebite 
che nel 2017 è risultato di 429 milioni, contro i 452 del 2016 (-5%). Nel complesso il costo di questi 
interventi di natura assistenziale, al netto dei recuperi per prestazioni indebite, è pari a 21.935 milioni 
di euro, rispetto a 21.658 milioni del 2016. Per quanto riguarda infine le pensioni di guerra (dirette 
e indirette), alla fine del 2017 risultavano in pagamento 175.389 trattamenti (erano 189.287 nel 2016), 
di cui 66.380 pensioni dirette per un importo annuo di 785 milioni di euro e 109.009 pensioni indirette, 
SHU�XQ� LPSRUWR�DQQXR�GL�����PLOLRQL�� O¶RQHUH�FRPSOHVVLYR�WRWDOH�q�SDUL�D�������PLOLRQL�GL�HXUR�� LQ�
OLHYH�GLPLQX]LRQH�ULVSHWWR�DL�������GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH. 

Gli importi sono erogati a carico di un apposito capitolo del Ministero Economia e Finanze. 

Con riferimento agli interventi della GIAS a sostegno delle entrate delle gestioni INPS 
nell'anno 2017 si evidenziano i trasferimenti per coperture assicurative IVS: 

x di periodi di lavoro indennizzati attraverso ammortizzatori sociali (3.212 milioni); 
x di periodi relativi ad erogazioni per trattamenti di famiglia (480 milioni); 
x di prestazioni economiche derivanti da riduzioni di oneri previdenziali (55 milioni). 

Il rendiconto inoltre quantifica in 6.279 milioni i trasferimenti relativi al mancato gettito alle 
gestioni a seguito di riduzioni di aliquote contributive ed agevolazioni e in 1.432 milioni quelli per la 
copertura di minori entrate connesse alla riduzione dei monti retributivi. 

 Il complesso dei trasferimenti alle gestioni pensionistiche INPS ± al netto della componente ex 
INPDAP - si è attestato a 35.582 milioni di euro, rispetto ai 35.228 del 2016. sempre nell'anno in 
esame le stesse hanno ricevuto dalla GIAS un apporto di 9.551 milioni, a fronte di un intervento di 
10.182 milioni registrato nel rendiconto 2016 (Box 1). Nel presente Rapporto l'ammontare di questi 
interventi è compreso negli importi delle entrate contributive accertate a favore delle singole gestioni 
di competenza. 

Di notevole rilievo finanziario sono inoltre i Trasferimenti alle gestioni per la copertura dei 

disavanzi di gestione relativi all'esercizio 2017 di alcuni Fondi Speciali INPS (spedizionieri 
doganali, addetti alle imposte di consumo, lavoratori portuali e lavoratori ex FF.SS.) il cui onere a 
carico della Gestione ammonta per l'anno in esame a 4.316 milioni, in calo rispetto ai 4.347 milioni 
dell'anno precedente. 
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Sempre in tema di sostegno alle gestioni previdenziali vanno infine evidenziati gli interventi 
che la GIAS effettua a supporto del sistema produttivo nazionale attraverso l'istituto degli sgravi degli 
oneri sociali. L'entità di questo concorso statale è indicata sotto la voce "Poste correttive e 
compensative delle entrate" che nell'anno in esame ha raggiunto l'importo di 13.703 milioni, con una 
riduzione di 607 milioni rispetto a quanto accertato nell'anno precedente (14.320 milioni). Nel sistema 
contabile INPS le contribuzioni che beneficiano di questi sgravi vengono imputate al lordo degli stessi 
anche se le entrate sono al netto; il bilancio della GIAS evidenzia pertanto analiticamente i riferimenti 
normativi (e i relativi importi) che ne hanno dato origine, ma non le gestioni di destinazione. Si può 
stimare comunque che le gestioni pensionistiche ricevano un apporto di oltre la metà del suddetto 
importo.   
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Box 1 ± Gli interventi della GIAS 
Si evidenziano per ciascuna gestione previdenziale del sistema obbligatorio gli importi a carico della GIAS per ³TXRWH�GL�SUHVWD]LRQL´�QRQFKp�
O¶DPPRQWDUH�GHL�WUDVIHULPHQWL��XQLWDPHQWH�D�TXHOOL�SURYHQLHQWL�GDOOD�*37�H�GDOOH�5HJLRQL��FKH�YDQQR�DG�DXPHQWDUH�OH�³HQWUDWH�FRQWULEXWLYH´� 

IMPORTI A CARICO GIAS PER PRESTAZIONI  
(valori assoluti espressi in milioni di euro) 

 

TRASFERIMENTI DALLA GIAS E ALTRE GESTIONI                                                          
(valori assoluti espressi in milioni di euro) 

  2016 2017 
   2016 2017 

  TOT. TOT.    GIAS Altri Enti/Gestioni/Stato GIAS Altri Enti/Gestioni/Stato 

DIPENDENTI PRIVATI ¼���������� ¼���������� 
 

DIPENDENTI PRIVATI ¼��������� ¼��������� ¼��������� ¼��������� 

Dipendenti Privati INPS ¼���������� ¼���������� 
 

Dipendenti Privati INPS ¼��������� ¼��������� ¼��������� ¼��������� 

FPLD ¼���������� ¼���������� 
 

FPLD ¼��������� ¼��������� ¼��������� ¼��������� 

TRASPORTI ¼������ ¼������ 
 

TRASPORTI ¼�������   ¼�������   

TELEFONICI ¼������ ¼������ 
 

TELEFONICI ¼�����   ¼�����   

ELETTRICI ¼������ ¼������ 
 

ELETTRICI ¼����� ¼������ ¼����� ¼����� 

VOLO ¼������ ¼������ 
 

VOLO ¼������   ¼������   

IMPOSTE CONSUMO ¼����� ¼����� 
 

IMPOSTE CONSUMO ¼�����   ¼�����   

CREDITO*     
 

CREDITO*         

FFSS ¼������ ¼������ 
 

FFSS ¼����� ¼������ ¼����� ¼������ 

INPDAI ¼������� ¼������� 
 

INPDAI ¼����� ¼����� ¼����� ¼����� 

      
 

          

Altri Fondi dipendenti 
privati 

¼������ ¼������ 
 

Altri Fondi dipendenti 
privati 

¼������ ¼����� ¼������ ¼����� 

ISTITUTO GIORNALISTI ¼����� ¼����� 
 

ISTITUTO GIORNALISTI         

ENTE LAVORATORI 
SPETTACOLO** 

¼������ ¼������ 
 

ENTE LAVORATORI 
SPETTACOLO** 

¼������   ¼������   

                 
Fondi Ex Aziende 
Autonome 

¼������� ¼������� 
 

Fondi Ex Aziende 
Autonome 

¼�����   ¼�����   

IPOST ¼������� ¼������� 
 

IPOST ¼�����   ¼�����   

         

DIPENDENTI PUBBLICI ¼��������� ¼��������� 
 

DIPENDENTI 
PUBBLICI 

¼������ ¼������ ¼������ ¼������ 

CPDEL ¼������� ¼������� 
 

CPDEL ¼������ ¼������ ¼������ ¼������ 

CPI ¼����� ¼����� 
 

CPI ¼����� ¼����� ¼����� ¼����� 

CPS ¼������ ¼������ 
 

CPS ¼����� ¼������ ¼����� ¼������ 

CPUG ¼����� ¼����� 
 

CPUG ¼����� ¼����� ¼����� ¼����� 

CTPS ¼��������� ¼��������� 
 

CTPS ¼������ ¼����� ¼������ ¼����� 

      
 

          

AUTONOMI E 
PROFESSIONISTI 

    
 

AUTONOMI E 
PROFESSIONISTI 

¼������� ¼������ ¼������� ¼������ 

Autonomi Inps ¼��������� ¼��������� 
 

Autonomi Inps ¼������� ¼����� ¼������� ¼����� 

ARTIGIANI ¼��������� ¼��������� 
 

ARTIGIANI ¼�������   ¼�������   

COMMERCIANTI ¼��������� ¼��������� 
 

COMMERCIANTI ¼�������   ¼�������   

CDCM ¼��������� ¼��������� 
 

CDCM ¼������   ¼������   

Liberi Professionisti ¼����� ¼����� 
 

Liberi Professionisti ¼����� ¼������ ¼����� ¼������ 

CASSE PRIV 509 
ESCLUSO ENPAM ¼����� ¼����� 

 
CASSE PRIV 509 
ESCLUSO ENPAM   ¼������   ¼������ 

ENPAM ¼����� ¼����� 
 

ENPAM         

CASSE PRIV 103 ¼����� ¼����� 
 

CASSE PRIV 103         

FONDO CLERO ¼����� ¼������ 
 

FONDO CLERO         

GESTIONE 
PARASUBORDINATI 

¼������ ¼������� 
 

GESTIONE 
PARASUBORDINATI 

¼������   ¼�������   

INTEGRATIVI INPS ¼������ ¼������ 
 

INTEGRATIVI INPS ¼����� ¼������ ¼����� ¼������ 

miniere ¼����� ¼�����  miniere ¼����� ¼������ ¼����� ¼������ 

gas ¼����� ¼����� 
 

gas ¼�����   ¼�����   

esattoriali ¼����� ¼����� 
 

esattoriali ¼�����   ¼�����   

portuali ¼����� ¼����� 
 

portuali (1)         

enti disciolti ¼����� ¼����� 
 

enti disciolti (2)   ¼������   ¼������ 

ENASARCO ¼����� ¼����� 
 

ENASARCO         

TOTALE ¼���������� ¼���������� 
 

TOTALE ¼���������� ¼��������� ¼��������� ¼��������� 

TOT. GIAS al netto dei 
DIP_PUBB. 

¼���������� ¼����������   TOTALE ¼������������������ ¼�14.362,88 

 *Fondo Credito confluito in FPLD nel 2013;**Fondo ENPALS gestione spettacolo e sportivi; (1) Trasferimenti GIAS, art. 13 Decreto   
Legge 873/1986; (2) Trasferimenti da parte di altri enti previsto dai commi 5 e 6 art. 77 L. 833/1978; (3) dato rettificato su 2016. 
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2.7 /D�VLWXD]LRQH�SDWULPRQLDOH�GHOO¶,136 

$O������������OD�VLWXD]LRQH�SDWULPRQLDOH�GHOO¶,136�SUHVHQWD�GRSR�PROWL�DQQL�XQ�GLVDYDQ]R�GL�
6.906 milioni in netto peggioramento rispetto a un sia pure modesto attivo di 78 milioni al 31/12/2016 
HG�DQFRU�SL��ULVSHWWR�DOO¶DWWLYR�SDWULPRQLDOH�GL�������PLOLRQL�GHO�������������YD�SHUz�QRWDWR�FKH�DO�
31/12/2014 la situazione presentava sì un attivo di 18.407 milioni ma, come accennato al paragrafo 
2.2, avrebbe già evidenziato un disavanzo se non fosse intervenuta la L. 147/2013 a ripianare con 
�������PLOLRQL�LO�GHILFLW�GHOO¶H[�,13'$3��WUDVIHULWR�DOO¶,136�GDOO¶��������� 

$SSDUH� FRPXQTXH� LQWHUHVVDQWH� FRQVWDWDUH� FRPH� O¶DWWXDOH� VLWXD]LRQH� SDWULPRQLDOH� VLD� OD�
risultante del deficit patrimoniale di qXDVL� WXWWH� OH� JHVWLRQL�� D� IURQWH� GHOO¶DWWLYR� GHOOD� JHVWLRQH�
parasubordinati per 116.789 milioni, della Gestione prestazioni temporanee per 193.911 milioni, di 
quella della Gestione ex ENPALS per 4.826 milioni e infine della Gestione ex IPOST per 366 

milioni. Come si è avuto modo di accennare nel trattare le singole gestioni, la situazione fortemente 
QHJDWLYD�GHJOL�H[�)RQGL�VSHFLDOL�H�GHOO¶H[�,13'$,��FRQIOXLWL�QHO�)3/'���XQLWDPHQWH�D�TXHOOD�GHOOH�
Gestioni Artigiani e CDCM, costituiscono sicuramente la causa determinante della pesante situazione 
SDWULPRQLDOH�GHOO¶,136��+DQQR�DOWUHVu�FRQFRUVR�DO�SHJJLRUDPHQWR�GHOOD�VLWXD]LRQH�SDWULPRQLDOH�DQFKH�
OH� ULVWUXWWXUD]LRQL� GL� LPSRUWDQWL� VHWWRUL� GHOO¶HFRQRPLD� LWDOLDQD�� FDULFDWL� LPSURSULDPHQWH� VXO� ³FRQWR�
SHQVLRQLVWLFR� QD]LRQDOH´� DQ]LFKp�� FRPH� IDQQR� OD� PDJJLRU� SDUWH� GHL� SDHVL� 8(�� VXOOD� ³IXQ]LRQH�
EUROSTAT´�GL�VRVWHJQR�DO�UHGGLWR��7UD�TXHVWL�VHWWRUL��FRPH�VL�q�HYLGHQ]LDWR�QHOO¶DQDOLVL�GHOOH�VLQJROH�
JHVWLRQL�� ROWUH� DOO¶DJULFROWXUD �O¶,136� KD� ILQDQ]LDWR� - impropriamente - il passaggio del Paese da 
agricolo a industriale) i comparti della siderurgia, della carta, dei porti (con prepensionamenti anche 
superiori ai 10 anni di anticipo) e aziende importanti come Fiat e Olivetti, Ferrovie dello Stato, Alitalia 
e Poste. Circa 500.000 lavoratori sono stati prepensionati nel settore privato mentre oltre 500 mila 
VRQR�VWDWL�L�EHQHILFLDUL�GHOOH�³EDE\�SHQVLRQL´�GHO�SXEEOLFR�LPSLHJR��7XWWR�FLz�KD�LQFLVR�SHVDQWHPHQWH�
VXO�GHELWR�SXEEOLFR�H�VXOO¶LQcidenza della spesa pensionistica sul PIL che tanti problemi ha creato con 
O¶8(�H�KD�FRQWULEXLWR�LQ�QRWHYROH�PLVXUD�D�UHQGHUH�QHFHVVDULD�OD�5LIRUPD�0RQWL-Fornero. 

Nella Tabella 2.10 q�ULSRUWDWR�LO�TXDGUR�FRPSOHVVLYR�H�ULDVVXQWLYR�GHOO¶DQGDPHQWR�HFRQRPLFR-
pDWULPRQLDOH�GL�WXWWH�OH�JHVWLRQL�DPPLQLVWUDWH�GDOO¶,136��FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�SHU�FLDVFXQD�GL�HVVH��GHO�
risultato economico di esercizio per gli anni 2014-2017 e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 
di ogni anno. 
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GESTIONE E FONDI

Risultato 
economico di 

esercizio

Situazione 
patrimoniale al 

31/12/2014

Risultato 
economico di 

esercizio

Situazione 
patrimoniale al 

31/12/2015

Risultato 
economico di 

esercizio

Situazione 
patrimoniale al 

31/12/2016

Risultato 
economico di 

esercizio

Situazione 
patrimoniale al 

31/12/2017
GESTIONI PENSIONISTICHE AGO
* FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI -7.378 -130.188 -8.775 -138.963 690 -138.274 2.743 -135.531
Fondo pensioni lavoratori dipendenti 485 -47.586 -556 -48.142 9.279 -38.863 11.249 -27.614
Ex fondo trasporti -1.018 -18.921 -1.064 -19.985 -1.030 -21.016 -1.000 -22.016
Ex fondo elettrici -1.982 -28.002 -1.921 -29.922 -1945 -31.867 -2.085 -33.952
Ex fondo telefonici -1.093 -5.466 -1.313 -6.779 -1.274 -8.053 -1.353 -9.406
Ex Inpdai -3.770 -30.213 -3.921 -34.135 -4.340 -38.474 -4.069 -42.543

Comparto lavoratori autonomi
* GESTIONE COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI -4.209 -80.018 -3.897 -83.915 -3.212 -87.127 -3.078 -90.205
* GESTIONE ARTIGIANI -5.748 -49.579 -6.510 -56.089 -5.269 -61.358 -5.532 -66.891
* GESTIONE COMMERCIANTI -1.574 -1.630 -2.697 -4.327 -1.476 -5.803 -2.045 -7.848
* GESTIONE PARASUBORDINATI 7.646 96.676 7.556 104.232 6.777 111.010 5.779 116.789

GESTIONI PENSIONISTICHE ESCLUSIVE DELL'AGO
* GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIO -3.194 -4.812 -4.428 -5.740 -7.181 -12.921 -9.260 -22.181

GESTIONI PENSIONISTICHE SOSTITUTIVE AGO
* FONDO PREVIDENZA DAZIERI 0 0 0 0 0 0 0 0
* FONDO PREVIDENZA VOLO -180 -461 -132 -594 -155 -749 -162 -911
* FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI 0 13 0 13 0 13 0 13
* GESTIONE SPECIALE PER IL PERS. DELLE FERROVIE DELLO STATO 0 1 0 1 0 1 0 1
* GESTIONE SPECIALE PER IL PERS. DELLE POSTE ITALIANE SpA -173 1.331 -261 1.069 -353 716 -350 366
* GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI EX ENPALS 208 3.944 127 4.071 488 4.559 267 4.826

GESTIONI PENSIONISTICHE INTEGRATIVE AGO
* GESTIONE SPECIALE MINATORI -17 -579 -14 -593 -11 -604 -10 -614
* FONDO PREVIDENZA GAS -6 137 -5 131 -3 129 -2 127
* FONDO PREVIDENZA ESATTORIALI 26 953 -64 890 40 929 31 960
* GESTIONE SPECIALE ENTI DISCIOLTI 0 0 0 0 0 0 0 0
* FONDO PREVIDENZA PERSONALE ENTI PORTUALI GENOVA E TRIESTE 0 0 0 0 0 0 0 0

GESTIONI PENSIONISTICHE MINORI
* FONDO PREVIDENZA CLERO -72 -2.157 -62 -2.219 -55 -2.274 -51 -2.325
* ALTRE GESTIONI -2 -147 -4 -152 3 -148 -2 -149

GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE 2.230 183.726 2.687 186.413 3.401 189.814 4.098 193.911

ALTRE GESTIONI MINORI -45 991 181 1.173 99 1.269 593 1.418

ALTRE ATTIVITA' 0 207 0 467 0 895 -1 1.340

Totale gestioni previdenziali -12.485 18.407 -16.297 5.870 -6.220 78 -6.984 -6.906

2017 - Consuntivo

ANDAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLE GESTIONI AMMINISTRATE                                                                                                                            
in milioni di euro

2014 - Consuntivo 2015 - Consuntivo 2016 - Consuntivo

Tabella 2.10 ± Andamento economico-SDWULPRQLDOH�GHOOH�JHVWLRQL�DPPLQLVWUDWH�GDOO¶,136� 
(in milioni di euro) 
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3. Il sistema delle Casse privatizzate dei Liberi Professionisti: il quadro 

generale e gli andamenti 2017 delle singole Casse 

Per completare il quadro degli enti previdenziali di primo pilastro ad adesione obbligatoria 
vengono ora esaminate le singole gestioni ed i bilanci delle Casse privatizzate delle libere 
professioni29. 

Questi enti, a differenza delle gestioni pubbliche, dispongono di proprie riserve patrimoniali 
valutate per il 2017 in circa 79 miliardi di euro, destinate sia per garantire le promesse pensionistiche 
nei confronti dei propri iscritti sia per far fronte a eventuali shock demografici o a picchi di 
pensionamenti. Tuttavia va sottolineato come tutti gli enti privatizzati, pur disponendo delle 
sopracitate riserve patrimoniali, operino secondo lo schema pensionistico a ripartizione 
DOOLQHDQGRVL�FRVu�DOO¶LQWHUR�VLVWHPD�GL�SUHYLGHQ]D�REEOLJDWRULD� 

Le Casse privatizzate normate dal D.lgs. 509/1994, differenziandosi del sistema pubblico che 
dalO¶1/1/2012 ha previsto per tutti gli iscritti alle gestioni pubbliche il metodo di calcolo contributivo 
pro rata, adottano ancora il metodo retributivo in alcune realtà. In questi casi la rata di pensione è 
FDOFRODWD�DSSOLFDQGR�XQ�FRHIILFLHQWH�GL�³SURSRU]LRQDPHQWR´��YDULDELOH�WUD�LO����H�OR������DQQXR��DOOD�
retribuzione media pensionabile (RMP) calcolata su un numero di anni (in genere gli ultimi 15-25). 
Tuttavia�� GRSR� O¶LQWURGX]LRQH� GHOO¶REEOLJR� GL� UHGLJHUH� ELODQFL� FRQ� OD� VRVWHQLELOLWj� ILQDQ]LDULD� H�
attuariale a 50 anni (art.24, D.lgs. 201 "salva Italia" del 6/12/2011 convertito successivamente in L. 
214 il 22/12/2011), alcuni Enti di cui al D.lgs. 509/1994 hanno ritenuto di dover introdurre il metodo 

contributivo applicando vari criteri di calcolo, ma sempre con rigorosa applicazione del principio 
pro rata a tutela delle anzianità maturate in precedenza. 

Gli enti di cui al D.lgs. 103/1996, per contro calcolano le proprie prestazioni pensionistiche 
secondo il metodo contributivo e questo VLQ�GDOOD�ORUR�LVWLWX]LRQH�DYYHQXWD�GRSR�O¶HQWUDWD�LQ�YLJRUH�
della L. 335/1995. La pensione si calcola, quindi, moltiplicando il montante individuale accumulato 
GDOO¶LVFULWWR� SHU� Ll coefficiente di trasformazione�� GHWHUPLQDWR� GDOO¶HWj� DO� PRPHQWR� GHO�
SHQVLRQDPHQWR� H� GDOO¶DVSHWWDWLYD� GL� YLWD� UHVLGXD�� ,O�PRQWDQWH� FRQWULEXWLYR� LQGLYLGXDOH� q� FRVWLWXLWR��
FRPH�SHU�LO�VLVWHPD�SXEEOLFR��GDL�FRQWULEXWL�VRJJHWWLYL�YHUVDWL�GDOO¶LVFULWWR�ULYDOXWati annualmente con 
JOL�VWHVVL�FULWHUL�GHO�VLVWHPD�SXEEOLFR��H�FLRq�LQ�UHJLPH�G¶LQWHUHVVH�FRPSRVWR��VXOOD�EDVH�GHO�WDVVR�GHOOD�
variazione media quinquennale del PIL nominale.  

/¶HYHQWXDOH�GLIIHUHQ]D�SRVLWLYD�WUD�LO�UHQGLPHQWR�HIIHWWLYDPHQWH�FRQVHJXLWR�GDOOa gestione del 
patrimonio e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali con il criterio sopraesposto 
viene trasferita ad un fondo di riserva destinato a compensare futuri saldi negativi.  

Tuttavia, in questi ultimi anni, i Ministeri vigilanti hanno riconosciuto ad un numero crescente 
di enti la facoltà di rivalutare i montanti contributivi individuali a un tasso maggiore di quello stabilito 
                                                             
29 Le Casse privatizzate sono le seguenti: A) Enti privatizzati ai sensi del D.lgs. 509/1994: ENPACL (Consulenti del 
Lavoro), ENPAV (Veterinari), ENPAF (Farmacisti), Cassa Forense (Avvocati), INARCASSA (Ingegneri e Architetti), 
CIPAG (Geometri e geometri laureati), CNPR (Ragionieri e Periti Commerciali), CNPADC (Dottori Commercialisti), 
CNN (Notai), ENPAM (Medici) e INPGI (Giornalisti, Gestione Sostitutiva); B) Enti istituiti ai sensi del D.lgs. 103/1996: 
ENPAB (Biologi), ENPAIA (Gestione Separata Agrotecnici e Gestione Separata Periti Agrari), EPAP (Pluricategoriale: 
dottori agronomi e dottori forestali, attuari, chimici e geologi), EPPI (Periti Industriali e laureati), ENPAP (Psicologi), 
ENPAPI (Infermieri) e INPGI (Giornalisti, Gestione Separata). Dalla presente analisi sono esclusi gli enti del 509/1994 
ONAOSI (gestisce le entrate a favore degli orfani), ENASARCO, FASC e ENPAIA che gestiscono in rendita o capitale 
forme di previdenza integrativa obbligatoria.  
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dalla legge (media quinquennale del PIL���ULYHUVDQGR�VXL�PRQWDQWL�GHJOL�LVFULWWL�XQD�TXRWD�GHOO¶H[WUD-
rendimento generato dalla gestione dei patrimoni. Misure, queste, finalizzate a migliorare 
O¶DGHJXDWH]]D� GHOOH� SUHVWD]LRQL� SHQVLRQLVWLFKH� GL� FXL� EHQHILFHUDQQR� JOL� LVFULWWL�� FRQ� SDUWLFRODUH�
riferimento alle Casse 103.  

Il finanziamento delle Casse privatizzate è costituito da due principali tipi di contributi: il 
contributo soggettivo calcolato in percentuale del reddito imponibile ai fini fiscali, tramite 
XQ¶DOLTXRWD� YDULDELOH� GDO� ���� DO� ����� H� GHVWLQDWR� D� ILQDQ]LDUH� OH� SUHVWD]LRQL� SHQVLRQLVWLFKH�� LO�
contributo integrativo FDOFRODWR�VXO�JLUR�G¶DIIDUL��TXLQGL�VX�XQ�LPSRUWR�SL��HOHYDWR��YDULDELOH�GDO����
al 5% sia per finanziare le politiche di welfare a favore degli iscritti ed i costi di funzionamento sia, 
RYH�DXWRUL]]DWR��DOO¶DXPHQWR�GHO�PRQWDQWH�SHQVLonistico di ciascun iscritto. Da qualche anno, inoltre, 
PROWL� HQWL� KDQQR� LQL]LDWR� D� ULFKLHGHUH� FRQWULEXWL� VSHFLILFL� ILQDOL]]DWL� DOO¶LQWURGX]LRQH� GL� XOWHULRUL�
tipologie di welfare assistenziale a favore dei propri iscritti.  

3.1    Il quadro generale e gli indicatori principali 

Tabella 3.1 - Il quadro generale e gli indicatori principali 

 

*Il numero complessivo dei contribuenti agli enti previdenziali privatizzati ha raggiunto il 
livello di 1.318.864 unità, aumentando nel periodo di analisi 1989-2017, di circa il 129%. Nel 2017, 
considerando gli enti di cui al D.lgs ����������GL�VHJXLWR�³L����´��LO�QXPHUR�GHL�FRQWULEXHQWL�q�SDUL�D�
1.125.941 con un incremento del 120% rispetto al 1989, del 18,4% rispetto al 2008 e dello 0,3% 
rispetto al 2016. Invece, per gli enti di cui al D.lgs ��������� �GL� VHJXLWR� ³L� ���´�� LO� QXPHUR� GHL�
contribuenti è pari a 192.923 con un aumento del 52,9% rispetto al 2008 e del 2,27% rispetto al 2016. 
(Tabella 3.1) 

*Il contributo medio annuo UHODWLYR�DOO¶DQQR������q�VWDWR�SDUL�D�6.519 euro con un incremento 
percentuale del 2,11% rispetto al 2016. In particolare, per i 509 il contributo medio è pari a 7.226 

euro con un aumento del 2,36% rispetto al 2016 mentre per i 103 è di 2.391 euro con un aumento 
GHOOR�������ULVSHWWR�DOO¶DQQR�SUHFHGHQWH��/H contribuzioni medie si caratterizzano, specie nel caso 
dei 103, per il loro ammontare non certo elevato che, in assenza di integrazione tramite parte del 
FRQWULEXWR�LQWHJUDWLYR�R�GHOO¶H[WUD-rendimento, origineranno pensioni di importo modesto. Si tratta di 
contribuzioni con percentuali di molto inferiori a quelle del sistema pubblico dove i lavoratori 
autonomi (artigiani, commercianti e imprenditori agricoli) versano il 23% in media, i parasubordinati 
(professionisti anche loro ma senza albi) oltre il 27% e i dipendenti il 33%. Da riportare, però, come 
molti Enti abbiano attivato piani per un progressivo aumento delle aliquote di contribuzione per i 
prossimi anni. 

*Nel periodo 1989-2017 le pensioni erogate sono passate da 145.428 a 391.224 con un 
aumento del 158,3%��VXSHULRUH�GL�TXDVL����SXQWL�SHUFHQWXDOL�DOO¶LQFUHPHQWR�UHJLVWUDWR�GDO�QXPHUR�
degli iscritti; i 103, stante la loro recente costituzione, rappresentano solo il 14,6% del totale dei 
contribuenti e hanno erogato nel 2017 un numero modesto di prestazioni, pari a 15.907 (4,1% del 

Casse
Numero 

contribuenti

Numero 

pensionati

Entrate 

contributive

Uscite per 

prestazioni
Saldo contabile Patrimonio

Casse 509/94 1.125.941 375.117 8.135.757.908 4.946.131.456 6.244.675.922 62.648.132.798

Casse 103/96 192.923 15.907 461.218.676 43.020.518 203.934.040 5.967.795.359

Totale Casse 1.318.864 391.024 8.596.976.584 4.989.151.975 6.448.609.962 68.615.928.157
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totale). Tuttavia, per quanto attribuibile in gran parte ad un fenomeno fisiologico, nel 2017 il numero 
delle prestazioni erogate dai 103 è aumentato del 50% in più rispetto ai 509 (6% contro il 4%). 

*La pensione media nel 2017 è stata pari a 12.759 euro (ovvero praticamente il doppio del 
contributo medio) registrando un aumento dello 0,03% rispetto al 2016. Per i 509 la pensione media 
nel 2017 è stata pari a 13.185,6 euro (poco meno del doppio del contributo medio) con un incremento 
dello 0,15% rispetto al 2016, mentre per i 103 è pari a 2.704, in lievissima riduzione (-0,73%) rispetto 
DO������GRSR�O¶DXPHQWR�GHO�������UHJLVWUDWR�QHO������VXO�������,Q�UHOD]LRQH�DOO¶LPSRUWR�PHGLR�DQQXR�
decisamente contenuto della pensione media dei 103 va ricordato come la stessa sia generalmente 
solo una parte della pensione complessivamente percepita, avendo la maggior parte di questi 
lavoratori maturato il diritto alla pensione di primo pilastro anche in altre gestioni pubbliche (per 

questi primi 4 indicatori si vedano le Tabelle 4b, 4c, 4d, 5b, 5c, 5d negli allegati al Rapporto 

pubblicati nella sezione web). 

*Il totale degli attivi (patrimonio) delle Casse di Previdenza - escluse ENASARCO, FASC 
ed ENPAIA - è pari a circa 68,2 miliardi alla fine del 2017 con una crescita di circa 4,3 miliardi di 
SRFR�LQIHULRUH�DL�����PLOLDUGL�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWe. La modalità di investimento adottata dalle casse 
è in gran parte quella diretta (78% circa) mentre il 22% delle risorse è affidato a gestori professionali 
WUDPLWH�PDQGDWR��*OL� LQYHVWLPHQWL� QHOO¶HFRQRPLD� UHDOH� GRPHVWLFD� GD� SDUWH� GHOOH� FDVVH� SULYDWL]]DWH�
UDSSUHVHQWDQR� FLUFD� LO� ������ GHOO¶LQWHUR� SDWULPRQLR� �SDUL� DG� ROWUH� ����� PLOLDUGL�� H� FRVWLWXLWR�
prevalentemente da OICR e FIA. Anche nel 2017 si è confermata la tendenza degli Enti ad una sempre 
maggiore diversificazione della tipologia degli investimenti, alla ricerca di rendimenti in grado di 
garantire loro la sostenibilità finanziaria ed attuariale (per maggiori dettagli si veda il Report sugli 
investitori istituzionali italiani scaricabile dal sito www.itinerariprevidenziali.it). 

*Nel 2017 la spesa per pensioni ha raggiunto i 4.988,2 milioni di euro con un incremento del 
4,2% sul 2016 (+4,5% lo scorso anno). Per i 509 si registra un valore pari a 4.946 milioni di euro 
con un aumento del 4,1 rispetto al 2016 (+4,3% lo scorso anno), mentre per i 103 è pari a 43 milioni 

di euro con aumento del 6,8% rispetto al 2016 (+24,6% lo scorso anno). Di seguito un quadro di 
VLQWHVL�VXOO¶DQGDPHQWR�GHOOD�VSHVD�SHQVLRQLVWLFD�QHO�WHPSR� 

SPESA PER PENSIONI 
2017  

(mln euro) 
Var.  

2016-2017 
Var.  

2013-2017 
Var.  

2008-2017 
Var.  

1989-2017 
Casse 509 4.946 4,12% 18,90% 56,64% 668,87% 
Casse 103 43 6,83% 92,83% 633,41% 6106,43% 
Totale 4.989 4,15% 19,30% 57,71% 674,72% 

*Le entrate contributive degli enti previdenziali privati nel 2017 sono pari a circa 8.597 

milioni di euro con un aumento del 2,7% rispetto al 2016 (+5,9% lo scorso anno).  

I contributi incassati dai 509 sono pari a 8.136 milioni di euro con un aumento del 2,7 rispetto 
al 2016 (+5,7% lo scorso anno), mentre per i 103 sono pari a 461 milioni di euro con un aumento del 
3,3% rispetto al 2016 (+8,1% lo scorso anno). La sottostante tabella riepiloga lo sviluppo delle 
contribuzioni nel tempo. 
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ENTRATE 
CONTRIBUTIVE 

2017  
(mln euro) 

Var.  
2016-2017 

Var.  
2013-2017 

Var.  
2008-2017 

Var.  
1989-2017 

Casse 509 8.136 2,67% 13,43% 50,65% 683,45% 

Casse 103 461 3,27% 26,19% 71,80% 2636,08% 

Totale 8.597 2,70% 14,05% 51,65% 714,64% 

*Il saldo tra le entrate contributive e la spesa per pensioni rimane pressoché inalterato rispetto 
al 2016 attestandosi su un valore di circa 3,60 miliardi di euro con un incremento percentuale dello 
0,76% (+7,7% lo scorso anno). Se si considerano i 509 il saldo previdenziale al 2017 è pari a 3,19 
miliardi di euro con un aumento dello 0,49% (7,8% lo scorso anno), mentre per quanto riguarda i 103 
è pari a 418 milioni di euro in aumento del 2,9% rispetto ai 406 milioni del 2017.  

La seguente tabella riporta una sintesL�VXOO¶DQGDPHQWR�GHO�VDOGR�QHO�WHPSR�HYLGHQ]LDQGRQH�OD�
costante riduzione (per queste 3 grandezze si vedano le Tabelle 1b, 1c, 1d e 2b, 2c, 2d, negli allegati 

al Rapporto pubblicati nella sezione web). 

SALDO 
ENTRATE/USCITE 

2017  
(mln euro) 

Var.  
2016-2017 

Var.  
2013-2017 

Var.  
2008-2017 

Var.  
1989-2017 

Casse 509 3.190 0,49% 5,88% 42,22% 707,18% 
Casse 103 418 2,92% 21,86% 59,26% 2487,26% 
Totale 3.608 0,76% 7,51% 44,00% 777,13% 

*Il rapporto tra pensionati e attivi è pari a 0,296 (ovvero 3,37 attivi per ogni pensionato), in 
costante, anche se contenuto, peggioramento negli anni: si è passati da 0,253 pensionati per ogni 
attivo nel 1989 agli 0,286 dello scorso anno, fino al valore attuale. Nel dettaglio, il rapporto tra 
pensionati e contribuenti dei 509 è pari a 0,333 (3 attivi per ogni pensionato) mentre per i 103 è pari 
a 0,082 �������DWWLYL�SHU�RJQL�SHQVLRQDWR���/D�WDEHOOD�VLQWHWL]]D�O¶DQGDPHQWR�GHO�UDSSRUWR�QHO�WHPSR�
indicandone il costante peggioramento da ritenersi fisiologico in conseguenza della maturazione di 
queste gestioni (per questo rapporto si vedano le Tabelle 6b, 6c, 6d negli allegati al Rapporto 

pubblicati nella sezione web). 

RAPPORTO PENSIONATI/ATTIVI 2017 2016 2013 2008 1989 

Casse 509 0,333 0,321 0,309 0,286 0,283 
Casse 103 0,082 0,078 0,060 0,029 0,002 
Totale 0,296 0,286 0,274 0,256 0,253 

*Il rapporto tra pensione media e contributo medio nel 2017 è stato pari a 1,957, in 
leggerissimo calo rispetto allo scorso anno; sostanzialmente la pensione media è quasi il doppio 
GHOO¶LPSRUWR�GHL�FRQWULEXWL�PHGL�DQQXDOL�� 

Passando alle due tipologie degli Enti, il rapporto nel 2017 per quanto riguarda i 509 è pari a 
1,825 FRQWUR�O¶1,865 del 2016, mentre per i 103 è pari a 1,1, LQ�ULGX]LRQH�ULVSHWWR�DOO¶������GHO�������
/D� VXFFHVVLYD� WDEHOOD� IRUQLVFH� XQD� VLQWHVL� FLUFD� O¶DQGDPHQWR� GHO� UDSSRUWR� QHO� WHPSR (per questo 

rapporto si vedano le Tabelle 4b, 4c, 4d negli allegati al Rapporto pubblicati nella sezione web).  
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RAPPORTO PENSIONE MEDIA / 
CONTRIBUTO MEDIO 

2017 2016 2013 2008 1989 

Casse 509 1,825 1,865 1,877 2,044 2,186 
Casse 103 1,131 1,151 1,010 0,743 24,999 
Totale 1,957 1,998 1,393 1,470 2,414 

*Il rapporto tra le entrate per contributi e le uscite per pensioni nel 2017 è pari a 1,723 in 
OHJJHUR� FDOR� ULVSHWWR� DOO¶DQQR� SUHFHGHQWH�� 3HU� L� ���� WDOH� UDSSRUWR� DVVXPH� XQ� YDORUH� SDUL� D� 1,645, 
ritornando ai valori del 2015 dopo la leggera ripresa del 2016 (1,668) ma ancora inferiore rispetto al 
2013 ed ai periodi pre-crisi, mentre per i 103 tale rapporto pari a 10,72 conferma la continua riduzione 
ULOHYDELOH�GDO������LQ�SRL��QHO������LO�UDSSRUWR�q�VWDWR�GHOO¶��������/D�WDEHOOD�FKH�VHJXH�IRUQLVFH�XQD�
VLQWHVL� VXOO¶DQGDPHQWR�GL�TXHVWR�UDSSRUto nel tempo facendo emergere una costante riduzione per 
entrambi i macrogruppi (per questo rapporto si vedano le Tabelle 3b, 3c, 3d, negli allegati al 

Rapporto pubblicati nella sezione web). 

RAPPORTO ENTRATE CONTRIBUTIVE 
/ SPESE PENSIONISTICHE 

2017 2016 2013 2008 1989 

Casse 509 1,645 1,668 1,724 1,710 1,614 
Casse 103 10,721 11,090 16,383 45,767 24,319 
Totale 1,723 1,747 1,802 1,792 1,639 

Figura 3.1 - Gli andamenti degli indicatori: numero iscritti, numero pensioni, pensione media e contributo medio 

1989-2017, per gli enti di cui al D.lgs. 509/1994 

 

Le Figure 3.1 e 3.2 riportano lo sviluppo nel tempo dei parametri considerati per i due 
macrogruppi: gli enti del D.lgs. 509/1994 e gli enti del D.lgs. 103/1996. Dal grafico relativo agli enti 
509 possiamo rilevare una crescita sostanzialmente lineare sia per gli iscritti come per le pensioni 
HURJDWH��PD�FRQ�XQ�DXPHQWR�SHUFHQWXDOH�PDJJLRUH�SHU�OH�SHQVLRQL�GRYXWR�VLD�DOO¶DOOXQJDUVL�GHOOD�YLWD�
media sia al fatto che gli iscritti con una lunga anzianità raggiungono i requisiti pensionistici. Il 
rapporto economico pensione media/contributo medio HYLGHQ]LD�FRPH�O¶LPSRUWR�GHOOH�SHQVLRQL�VLD�
il doppio dei contributi versati quale conseguenza, non solo, delle generose regole di calcolo delle 
rendite in essere fino a pochi anni fa ma anche dei contributi molto contenuti soprattutto in relazione 
a quelli dei lavoratori del settore privato e pubblico. Tuttavia, negli ultimi anni, grazie alle riforme 
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DWWXDWH�H�DOO¶DXPHQWR�GHOOH�DOLTXRWH�GL�FRQWULEX]LRQH� �JHQHUDOPHQWH�SURJUHVVLYR�H� VSDOPDWR�VX�SL��
anni), il monte contributivo annuo ha iniziato a crescere in misura superiore alle rendite erogate 
migliorando così la sostenibilità di medio lungo termine. 

Figura 3.2 - Gli andamenti degli indicatori: numero iscritti, numero pensioni, pensione media e contributo 
medio, per gli enti di cui al D.lgs. 103/1996 

 

Per gli enti 103 (Grafico 3.2), il numero delle pensioni continua ad essere molto basso in 
confronto agli iscritti, con un rapporto fra attivi e pensionati sempre molto favorevole (ancora oltre 
12 attivi per pensionato); pensione media e contributo medio crescono sostanzialmente nella stessa 
misura ma nel 2017, per la prima volta questo rapporto è diminuito, sia pure di poco passando a 1,131 
da 1,151 del 2016.  

3.2 /¶DQDOLVL�SHU�VLQJROD�JHVWLRQH�H�JOL�LQGLFDWRUL�SULQFLSDOL� 

Con le Tabelle 3.2 e 3.3 si esaminano, per ogni singola cassa, gli indicatori relativi alla 
sostenibilità della spesa nel medio e lungo termine, quali la spesa per pensioni, le entrate contributive 
ma soprattutto il saldo pensionistico (rapporto tra le entrate da contributi soggettivi e integrativi e il 
FRVWR�SHU�O¶HUogazione delle pensioni) quale primo indicatore di sostenibilità della spesa nel medio e 
lungo termine. Nel calcolarne il valore non si è tenuto conto delle entrate relative a tipologie 
contributive diverse da quelle sopracitate (in particolare quelle relative ai recuperi per omissioni, 
sanzioni ed interessi per ritardati versamenti complessivamente pari a 191 milioni e dettagliate alle 
Tabelle 3.2.1 per i 509 e 3.3.1 e per i 103), dei risultati ottenuti dalla gestione del patrimonio, delle 
spese per presta]LRQL�QRQ�SHQVLRQLVWLFKH�H�GHL�FRVWL�GL� IXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶HQWH��,QILQH�VL�ULSRUWDQR�
anche i due rapporti: pensionati/attivi e pensione media/contributo medio, oltre alle variazioni 
SHUFHQWXDOL�GHJOL�LQGLFDWRUL�D������H����DQQL�H�GDOOD�FRVWLWX]LRQH�GHOO¶HQte. 

In merito alla previsione della sostenibilità dei bilanci a 50 anni30, (art. 24, comma 24, L. 
214/2011 Monti-Fornero), non si condivide che il vincolo (discutibile anche dal punto di vista 

                                                             
30 Si rammenta come la normativa per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori privatizzati di forme di previdenza 
obbligatoria e le regole per il calcolo della sostenibilità, previste dai due decreti legislativi istitutivi, sono state aggiornate 
LQ�GXH�IDVL��,Q�XQ�SULPR�PRPHQWR��q�VWDWD�LQWURGRWWD�OD�SUHYLVLRQH�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�D����DQQL��FRPPD�����GHOO¶DUW��XQLFR��
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tecnico) imponga un saldo pensionistico sempre positivo senza considerare le entrate derivanti dai 
redditi dei patrimoni e senza poter utilizzare parte dello stesso patrimonio per sopperire a periodi di 
aumento temporaneo della spesa per pensioni non infrequenti in momenti di crisi economica o di  
mutamento degli scenari lavorativi.31 &¶q� GD� FKLHGHUVL� D� FRVD� VHUYD� LO� SDWULPRQLR, che peraltro 
incrementando continuamente pone seri problemi di redditività e di mantenimento dei valori reali.  

Il sistema, inoltre, è ancora in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi delle norme 
sul cumulo gratuito dei periodi assicurativi previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (art.1, comma 195, 
L. 232 delO¶11/12/2016), da armonizzare con le regole dellD�³WRWDOL]]D]LRQH´�DFFHWWDWH�QHO������GDOOH�
FDVVH��1HO� IUDWWHPSR��O¶RSHUDWLYLWj�ULPDQH�VXERUGLQDWD�DOOD�VWLSXOD�GL�XQD�FRQYHQ]LRQH�FRQ� O¶,136��
DOOD�GHILQL]LRQH�GHOOH�SURFHGXUH�GL�SDJDPHQWR�H�DOOD�ULSDUWL]LRQH�GHL�FRVWL�FRQ�O¶,VWLWXWR�3XEEOLFR��7HPL�
a cui è legato più di un dubbio interpretativo che rende difficoltosa la valutazione degli impatti 
ILQDQ]LDUL�H��TXLQGL��JOL�HIIHWWL�VXOOD�VRVWHQLELOLWj�GHL�ELODQFL��/¶,136��FRQ�OD�SURSULD�FLUFRODUH�Q�����
del 12/10/2017 ha fornito istruzioni applicative in merito al cumulo dei periodi assicurativi in 
presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati e ha fornito indicazioni 
sui trattamenti pensionistici in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, anticipata, ed ai superstiti), 
sulla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo, sul calcolo del pro quota a carico 
GHOO¶,136�� VXOOD� FRQYHUVLRQH� GHL� SHULRGL� GL� LVFUL]LRQH� H� VXOOH� GLVSRVL]LRQL� OHJLVODWLYH� UHODWLYH� DL�
trattamenti pensionistici (perequazione automatica, integrazione al minimo, c.d. quattordicesima e 
maggiorazione sociale). In pratica ha definito una fattispecie di pensione a formazione progressiva in 
relazione ai diversi requisiti anagrafici previsti da INPS e dalle Casse di previdenza oltre ad esplicitare 
che LO�SDJDPHQWR�GHL� WUDWWDPHQWL�SHQVLRQLVWLFL�q�HIIHWWXDWR�GDOO¶,136� LQ�EDVH�DOO¶DUWLFROR����FRPPD�
244, della L. 228 del 2012. 

Esaminando il rapporto tra le entrate contributive (Tabella 3.2) e la spesa per pensioni, si 
nota il permanere delle difficoltà della Cassa dei Giornalisti (INPGI) il cui valore pari a 0,70, 
evidenzia che i contributi versati non coprono le spese per le prestazioni. Poiché a fine 2016 il 
parametro era 0,77 si registra un peggioramento dovuto al disavanzo tra pensioni e contributi salito a 
152,6 milioni di euro a causa della crescita della spesa per pensioni IVS di oltre 25 milioni e alla 
ULGX]LRQH�GL����PLOLRQL�GHL�FRQWULEXWL�SHU�,96�H�ULVFDWWL�ULFRQJLXQ]LRQL��/¶,13*,�KD�SHUz�YDUDWR�XQD�
radicale riforma, partita nel 2017 e che, come normalmente succede per i fenomeni pensionistici, 
VYLOXSSHUj� L�VXRL�HIIHWWL�JUDGXDOPHQWH�QHO� WHPSR��5LIRUPD�FKH�SUHYHGH� O¶DOOLQHDPHQWR�GHO�UHTXLVLWR�
DQDJUDILFR� D� TXHOOR� LQ� YLJRUH� SHU� L� ODYRUDWRUL� GLSHQGHQWL� SHU� OH� SHQVLRQL� GL� YHFFKLDLD� H� O¶DXPHQWR�
progressivo GHO�UHTXLVLWR�FRQWULEXWLYR�LQGLFL]]DWR�DOO¶DVSHWWDWLYD�GL�YLWD�SHU�TXHOOH�GL�DQ]LDQLWj�� 

Ulteriori interventi riguardano il ricalcolo delle retribuzioni medie 2007-2016 limitandolo alla 
ULYDOXWD]LRQH� ,67$7�� O¶LQWURGX]LRQH� GHO� PDVVLPDOH� FRQWULEXWLYR� SHU� L� nuovi iscritti e clausole di 
VDOYDJXDUGLD�SHU�GLVRFFXSDWL�R�ODYRUDWRUL�LQ�&,*6��VROLGDULHWj�H�PRELOLWj��,QILQH�LO�³GHFUHWR�/RWWL´�GHO�
PDJJLR������KD�ILVVDWR�QXRYH�UHJROH�SHU�L�SUHSHQVLRQDPHQWL��FRQ�O¶HWj�DQDJUDILFD�DJJDQFLDWD�D�TXHOOD�
di vecchiaia e un limLWH� PDVVLPR� GL� �� DQQL� SHU� OR� ³VFLYROR´�� ROWUH� D� SUHYHGHUH� XQ� SDU]LDOH�
finanziamento degli ammortizzatori sociali. 

                                                             
L. 296/2006 e Decreto Interministeriale di attuazione del 29/11/2007) e successivamente detta previsione è stata portata 
a 50 anni (art. 24, comma 24, L. 214/2011 Monti-Fornero). 
31 In merito alla gestione degli Enti è opportuno evidenziare come la sentenza 7/2017 della Corte Costituzionale abbia 
dichiarato illegittimo il riversamento di denaro allo Stato da parte delle casse di previdenza private previsto dalla spending 
review ULDIIHUPDQGR� FRPH� ©O¶LQJHUHQ]D� GHO� SUHOLHYR� VWDWDOH� ULVFKLD� GL� PLQDUH� HTXLOLEUL� FKH� FRVWLWXLVFRQR� HOHPHQWR�
LQGHIHWWLELOH�GHOO¶HVSHULHQ]D�SUHYLGHQ]LDOH�DXWRQRPDª� 
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Dottori Commercialisti, Veterinari e Avvocati presentano un rapporto entrate/uscite di tutto 
rispetto, con valori vicini o ben superiori a 2, ovvero entrate contributive più che doppie (ben 2,9 
volte per CNPADC) rispetto alle prestazioni pensionistiche; Farmacisti e Ragionieri (ENPAF e 
CNPR) presentano un saldo rispettivamente pari a 1,77 e 1,34, in crescita rispetto allo scorso anno 
(+3,09% e +3,66%) mentre Consulenti del Lavoro (ENPACL) e Ingegneri e Architetti 
(INARCASSA) con un rapporto buono (1,52 e 1,74 rispettivamente) segnano un non trascurabile 
peggioramento nel 2017 (-5,01% e -7,43%). 

Quanto al rapporto pensionati/attivi i dati migliori li evidenzia la Cassa Dottori 
Commercialisti (solo 11,36 pensionati ogni 100 attivi), seguita da Cassa Forense (11,74) e 
INARCASSA (18,97); più problematico comincia ad essere il rapporto per INPGI (62,91 pensionati 
ogni 100 attivi), ENPAM (57,50) e Cassa del Notariato (53,14). Da segnalare come solo Farmacisti 
e Cassa del Notariato siano riusciti a migliorare il rapporto rispetto al 2016 (da 27,47 a 26,64 e da 
������D�������ULVSHWWLYDPHQWH���3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�O¶(13$0�LO�SURJUHVVLYR�SHJJLRUDUH�GHO�UDSSRUWR�
è legato ai continui solleciti al pensionamento del Servizio Sanitario Nazionale per i medici di base 
cui non corrispondente una adeguata sostituzione. 

Il rapporto pensione media/contributo medio presenta valori che vanno da 1 (ENPAM) a 
4,24 (Cassa Forense): la pensione media, quindi, è uguale o più alta del contributo medio; gli avvocati 
percepiscono una pensione media pari a 4,24 volte (in lievissima diminuzione dal 4,26 del 2016) il 
contributo medio, ingegneri e architetti, commercialisti 3 volte; ragionieri e geometri sono riusciti a 
ridurre i 2,5 volte il contributo medio del 2016 a poco più del 2,3, mentre le altre Casse mantengono 
un rapporto più basso.   
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Tabella 3.2 - Indicatori economici e demografici degli Enti del 509/1994, anno 2017  
(importi in milioni di euro) 

 

Tabella 3.3 ± Recuperi per omissioni, sanzioni ed interessi per ritardati versamenti degli Enti del 509/1994 
(importi in milioni di euro) 

 

La Tabella 3.3 riporta gli stessi indicatori relativamente agli enti privatizzati del decreto 
���������� &RQVLGHUDWD� OD� ³JLRYDQH� HWj´� GL� TXHVWL� HQWL�� OH� SUHVWD]LRQL� SHQVLRQLVWLFKH� HURJDWH� QRQ�
possono che essere in numero limitato per cui il rapporto entrate/uscite è generalmente molto positivo, 
anche se fisiologicamente in diminuzione a seguito della maturazione dei requisiti pensionistici dei 
primi iscritti.   

Esso varia, infatti, da 6,71 (quasi 7 volte le prestazioni) dei Periti Industriali (EPPI) alle quasi 
14 volte degli Psicologi (ENPAP) ed a poco più di 13 dei Biologi (ENPAB). Poco significativi anche 
se fortemente positivi, sono i valori 26,11 degli Infermieri (ENPAPI) e 140,31 degli Agrotecnici 
�(13$,$�$*5����LQIOXHQ]DWL�LO�SULPR�GDOO¶LQJUHVVR�D�SDUWLUH�GDO������GHgli infermieri con contratti 
di Collaborazione Coordinata Continuativa e il secondo, operativo solo dal 2008, di erogare appena 
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ENPACL ENPAV ENPAF CF INARCASSA CIPAG CNPR CNPADC CNN INPGI ENPAM TOTALE 509

Contributi prestazioni 
pensionistihe 168,5 107,4 266,6 1.616,7 1.066,5 518,5 301,2 791,8 289,2 360,9 2.648,4 8.135,8

Recuperi per omissioni, 
sanzioni ed interessi per 
ritardati versamenti. 2,5 0,7 0,2 21,7 22,7 39,6 33,4 5,2 0,0 13,8 34,4 174,1
Percentuale 1,49% 0,61% 0,07% 1,34% 2,13% 7,63% 11,09% 0,66% 0,00% 3,81% 1,30% 2,14%
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26 pensioni (Tabella 4-103 su web). Da segnalare, invece, come Periti Industriali (EPPI) e giornalisti 
di INPGI-gestione separata abbiano significativamente migliorato il rapporto rispetto al 2016: i primi 
con un +5,5% e gli altri con un +12,7%. 

Da quanto sopra, anche il rapporto pensionati/attivi non può che essere fortemente positivo: 
trascurando le due gestioni speciali in ENPAIA che sono molto piccole, si va dai 5,11 pensionati ogni 
100 attivi di INPGI-gestione separata ai 5,35 degli Infermieri (ENPAPI) con un massimo di 28,84 
pensionati per 100 attivi dei Periti Industriali (EPPI); gli altri Enti mantengono un valore inferiore ai 
10 pensionati. Ovviamente con il passare degli anni il numero dei pensionati non può che crescere e 
il valore tenderà ad aumentare. 

Da ultimo, il rapporto pensione media/contributo medio evidenzia che la pensione media è 
più alta del contributo medio di ben 2,33 volte per i Giornalisti (INPGI-gestione separata), di 1,58 
volte per il Pluricategoriale (EPAP) e 1,14 volte per gli Psicologi; mentre i Giornalisti sono riusciti a 
ridurre il rapporto (2,73 nel 2016), per gli altri due è ancora aumentato rispettLYDPHQWH�GDOO¶�����H�
GDOO¶������3HU�JOL�DOWUL�(QWL�LO�UDSSRUWR�q�EXRQR��SHU�L�3HULWL�,QGXVWULDOL�OD�SHQVLRQH�PHGLD�q�SDUL�DO�����
GHO�FRQWULEXWR�PHGLR��SHU�JOL�,QIHUPLHUL�q�LO������SHU�L�%LRORJL�q�O¶����� 

 

Tabella 3.4 ± Recuperi per omissioni, sanzioni ed interessi per ritardati versamenti degli Enti del 103/1996 
(importi in milioni di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPPI ENPAP ENPAPI ENPAB ENPAIA AGR ENPAIA PA EPAP INPGI 2 TOTALE 103

Contributi prestazioni 
pensionistihe 93,7 114,2 95,8 50,6 2,7 8,2 53,2 42,8 461,2

Recuperi per omissioni, 
sanzioni ed interessi per 
ritardati versamenti. 2,3 4,5 6,2 0,2 0,0 0,2 1,8 1,6 16,8
Percentuale 2,51% 3,94% 6,43% 0,36% 1,64% 2,60% 3,34% 3,72% 3,65%
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Tabella 3.5 - Indicatori economici e demografici degli Enti privatizzati ai sensi del Decreto 103/1996  
SHU�O¶DQQR 2017 (importi in milioni di euro) 

 

3.3 Le prestazioni di welfare assistenziale   

Come già riportato nel rapporto dello scorso anno tutti gli enti hanno affiancato alle prestazioni 
pensionistiche tradizionali, un certo numero di interventi assistenziali a sostegno dei propri iscritti, 
delle loro famiglie ed anche a sostegno alla professione.  

Ogni ente ha cercato di individuare fabbisogni e necessità dei propri iscritti in modo da ampliare 
LQ�PRGR�SL��HIILFLHQWH�OD�SURSULD�RIIHUWD�GL�ZHOIDUH��&RQVLGHUDWD�O¶DPSLD�WLSRORJLD�GL�TXHVWH�SUHVWD]LRQL�
assistenziali ADEPP ha individuato 5 categorie in cui classificarle: 

- Indennità di maternità - Prestazioni a sostegno degli iscritti - Prestazioni a sostegno della 

professione - Ammortizzatori sociali - Polizze Sanitarie  

/¶LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�GL�TXHVWH�SUHVWD]LRQL�FRVWLWXLVFH�XQD�SDUWH�PDUJLQDOH�Uispetto ai volumi 
delle prestazioni pensionistiche pagate e nel corso di questi ultimi anni si è stabilizzato. Uno sguardo 

EPPI ENPAP ENPAPI ENPAB ENPAIA AGR ENPAIA PA EPAP INPGI 2

������POQ�¼� 13,96 8,20 3,67 3,85 0,02 0,99 7,24 5,10

var. % 16-17 1,58 12,33 17,49 20,65 6,21 12,80 16,07 -11,86

var. % 13-17 77,92 95,50 116,42 118,29 24,88 77,20 75,84 140,29

var. % 08-17 554,33 640,34 942,10 929,58 335,97 247,47 526,32 1020,55

var. % 89-17 2902,87 2369,34 8375,91 8268,17 - 792,72 3228,09 4347,30

������POQ�¼� 93,73 114,24 95,79 50,56 2,68 8,17 53,24 42,81

var. % 16-17 7,19 4,82 3,22 5,10 4,76 -1,08 -3,79 -0,69

var. % 13-17 36,36 28,34 39,27 52,77 52,82 7,70 -0,62 -0,34

var. % 08-17 71,04 85,97 154,32 77,83 113,73 28,52 4,00 56,64

var. % 89-17 116,09 157,47 265,23 133,49 151,31 50,27 44,07 106,59

������POQ�¼� 79,76 106,04 92,12 46,71 2,66 7,19 46,01 37,71

var. % 16-17 8,24 4,28 2,73 3,99 4,75 -2,72 -6,31 1,04

var. % 13-17 31,01 25,02 37,32 49,08 53,06 2,20 -6,98 -7,65

var. % 08-17 51,45 75,79 146,88 66,47 112,95 18,30 -8,06 40,32

var. % 89-17 85,89 140,79 251,82 85,89 149,52 34,89 25,22 83,00

������POQ�¼� 6,71 13,93 26,11 13,13 140,31 8,29 7,36 8,40

2016 6,36 14,93 29,72 15,07 142,26 9,46 8,88 7,45

2013 8,76 21,23 40,58 18,76 114,66 13,65 13,02 20,24

2008 25,68 55,47 107,00 76,02 286,22 22,42 44,31 60,06

1989 1320,09 1812,15 1441,19 2634,81 - 49,26 1290,36 4102,59

2017 28,84 6,31 5,35 8,80 1,44 17,25 8,59 5,11

2016 26,91 6,23 4,81 8,03 1,52 16,21 8,30 4,92

2013 18,94 5,01 3,28 5,80 1,16 12,80 6,05 4,21

2008 6,20 1,07 1,96 1,93 0,14 6,60 3,14 3,10

1989 - - - - - - - -

2017 0,52 1,14 0,72 0,87 0,50 0,70 1,58 2,33

2016 0,58 1,08 0,70 0,83 0,46 0,65 1,36 2,73

2013 0,60 0,94 0,75 0,92 0,75 0,57 1,27 1,17

2008 0,63 1,69 0,48 0,68 2,50 0,68 0,72 0,54

1989 - - - - - - - -
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al dettaglio delle tipologie soprariportate evidenzia la continua crescita per indennità di maternità e 
polizze sanitarie mentre sono in graduale diminuzione le altre prestazioni, probabilmente aiutate in 
ciò dalla recente ripresa economica. Si ricorda inoltre come queste prestazioni non incidano sulla 
sostenibilità degli Enti in quanto finanziate da contributi di scopo e da quote del contributo integrativo 
e, soprattutto, non comportano impegni futuri permanenti. 

3.4 Indicatori di sostenibilità, costi di gestione e dati di bilancio  

Per avere un quadro il più completo possibile, dal 2014 vengono rilevati non solo i dati della 
gestione pUHYLGHQ]LDOH��HQWUDWH�FRQWULEXWLYH�H�VSHVH�SHU�SUHVWD]LRQL�SHQVLRQLVWLFKH��PD�O¶LQVLHPH�GL�
WXWWH�OH�SRVWH�FRQWDELOL�GHOO¶HQWH��RYYHUR��VLD�OH�DOWUH�HQWUDWH��FRQWULEXWL�SHU�ZHOIDUH��UHQGLPHQWL�GHOOD�
gestione del patrimonio e entrate straordinarie) sia gli altri costi (prestazioni welfare, spese di gestione 
e spese straordinarie). Viene così rilevato il saldo contabile, ovvero il risultato complessivo della 
JHVWLRQH� HFRQRPLFD� GHOO¶HQWH� PRQLWRUDQGRQH� O¶DQGDPHQWR� QHO� WHPSR��1HO� ����� TXHVWR� VDOGR� VL� q�
ridotto riVSHWWR�DOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�VLD�SHU�L������JUDYDWL�IUD�O¶DOWUR�GDO�ELODQFLR�LQ�SHUGLWD�GL�,13*,�
dovuto in gran parte allo sbilancio fra entrate contributive e prestazioni previdenziali) che per i 103: 
diminuzione ascrivibile principalmente ai minori ricavi della gestione patrimoniale che soffre del 
perdurare dei bassi tassi di rendimento.  

Da ultimo, il RDSSRUWR�ULOHYD�O¶LQFLGHQ]D�GHL�FRVWL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�VXO�FRVLGGHWWR�valore della 

produzione (VRPPD�GHOOH�HQWUDWH�H�XVFLWH�WRWDOL��HYLGHQ]LDQGRQH�O¶LPSRUWDQza. Per il 2017, sia per 
O¶LQVLHPH�GHL�����FKH�SHU�TXHOOR�GHL������O¶LQGLFH�FUHVFH�DWWHVWDQGRVL�DO�������SHU�L�SULPL�H�DO�������
per gli altri. Aumento plausibilmente attribuibile alla riduzione dei ricavi finanziari sopra menzionata. 
Le Tabelle 3.6 e 3.7 che seguono riportano questi indicatori.  
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Tabella 3.6 - Altri indicatori degli enti privatizzati ai sensi del Decreto 509/1994: contributi per prestazioni 
pensionistiche e assistenziali, altre entrate, spese per prestazioni pensionistiche e assistenziali, costi, saldo 
contabile spese di funzionamento e loro incidenza sul valore della produzione (importi in milioni di euro) 

 

Considerando le prestazioni assistenziali degli enti 509, oltre alle osservazioni di cui sopra, nel 
2017 si rileva come siano state coperte dai relativi contributi solo da ENPACL, ENPAF e CIPAG. 
/¶LQFLGHQ]D�GHOOH�VSHVH�GL�IXQ]LRQDPHQWR�VXO�YDORUH�GHOOD�SURduzione è abbastanza uniforme fra gli 
enti intorno a un 3% con valori molto bassi per Notai (1,77 % -1,67% nel 2016) ed Ingegneri e 
Architetti (1,96% 1,91% nel 2016). Il valore più elevato si rileva al CNPR (ragionieri) con il 6,38% 
VHJXLWR�GDOO¶(13$9��YHWerinari) con il 5,98%. 

Passando agli enti 103, dai dati risalta come le prestazioni assistenziali siano molto diffuse per 
ENPAP, e che la sola cassa dei Giornalisti Gestione separata riesce a coprirle con contributi specifici. 
Come sopra ULSRUWDWR��O¶LQFLGenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione è più alta 
rispetto ai 509 (5%) ed è fortemente influenzata dal minimo importo delle prestazioni pensionistiche 
che rendono bassa la somma di ricavi più prestazioni: il 19,3% degli agronomi deriva da spese non 
certo faraoniche (800.000 euro).  

 

 

 

ENPACL ENPAV ENPAF CF INARCASSA CIPAG CNPR CNPADC CNN INPGI ENPAM

Contributi 
prestazioni 
pensionistiche

Importo 168,49 107,41 266,65 1.616,66 1.066,48 518,54 301,21 791,76 289,24 360,88 2.648,44

Contributi 
prestazioni 
assistenziali

Importo 26,93 2,73 5,21 67,10 13,29 14,78 0,21 13,71 1,25 22,83 20,54

Rendimenti 
gestione ed altre 
entrate

Importo 40,35 23,59 59,40 371,91 286,00 57,90 69,15 320,07 -4,51 99,85 370,48

Totale ricavi Importo
235,77 133,73 331,26 2.055,67 1.365,77 591,21 370,57 1.125,54 285,99 483,56 3.039,47

Spesa 
prestazioni 
pensionistiche

Importo 110,73 40,76 150,80 802,55 614,17 489,60 224,81 272,04 206,42 513,44 1.520,81

Spesa 
prestazioni 
assistenziali

Importo 7,00 5,92 5,41 93,50 35,54 9,13 5,44 21,62 29,63 29,45 116,99

Spese 
funzionamento 
altre uscite

Importo 27,41 31,57 36,74 244,37 101,27 56,31 94,92 195,16 27,46 41,28 236,91

Totale Costi Importo 145,14 78,26 192,96 1.140,42 750,97 555,03 325,18 488,81 263,51 584,18 1.874,70

Saldo contabile Importo 90,62 55,48 138,30 915,25 614,79 36,18 45,39 636,73 22,48 -100,61 1.164,77

Totale ricavi + 

prestazioni
Importo 353,50 180,42 487,47 2.951,71 2.015,47 1.089,94 600,82 1.419,19 522,04 1.026,45 4.677,26

Spese di 
funzionamento

Importo 11,91 10,78 12,42 136,58 39,49 29,47 38,32 56,39 9,26 26,05 104,45

Incidenza sul 

valore della 

produzione

Perc. 3,37% 5,98% 2,55% 4,63% 1,96% 2,70% 6,38% 3,97% 1,77% 2,54% 2,23%
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Tabella 3.7 - Altri indicatori degli Enti privatizzati ai sensi del Decreto 103/96: contributi per prestazioni 
pensionistiche e assistenziali, altre entrate, spese per prestazioni pensionistiche e assistenziali, costi, saldo 

contabile spese di funzionamento e loro incidenza sul valore della produzione  
(importi in milioni di euro) 

 

Una sia pur concisa analisi sul numero degli iscritti e sul loro andamento nel corso degli anni 
fa notare la crescita, dopo lunghi anni, della fascia di età fino a 30 anni che torna ai livelli del 2008 
(6,8% contro 6,9%) indice del ritorno ad una crescita economica. Continua la riduzione della fascia 
30-40 anni (22%) che sconta la lunga crisi, rimane stabile intorno al 30% la fascia 40-50 anni e 
crescono fino al 39% gli ultracinquantenni. Continua la crescita della componente femminile che ha 
raggiunto il 36% e che nelle fasce di età fino ai 50 anni ha percentuali più alte di quella maschile. 
7HUULWRULDOPHQWH��GDOOH�XOWLPH�ULOHYD]LRQL�D�OLYHOOR�UHJLRQDOH��OD�9DOOH�'¶$RVWD�GHWLHQH�QHO�������9,,�
rapporto ADEPP, dati al 2016) la più elevata quota di iscritti attivi alle Casse ogni 1.000 abitanti, con 
un valore pari a 35, seguita dal Lazio con 30, Sicilia, Veneto e Piemonte sono con 21 iscritti attivi 
ogni 1.000 abitanti, le regioni con la più ridotta presenza di professionisti sul territorio.  

Per un¶analisi del patrimonio delle Casse di Previdenza e della sua evoluzione nel tempo, si 
rimanda al Quinto Report annuale ³Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori SHU�O¶DQQR�
����´ disponibile sul sito www.itinerariprevidenziali.it  

 

 

 

 

EPPI ENPAP ENPAPI ENPAB ENPAIA AGR ENPAIA PA EPAP INPGI 2

Contributi 
prestazioni 
pensionistiche

Importo 93,7 114,2 95,8 50,6 2,7 8,2 53,2 42,8

Contributi 
prestazioni 
assistenziali

Importo 0,0 11,0 2,3 2,3 0,0 0,1 0,9 2,6

Rendimenti 
gestione  altre 
entrate

Importo 61,2 66,8 72,7 14,1 1,2 5,3 31,4 17,9

Totale ricavi Importo
154,9 192,0 170,8 66,9 3,9 13,5 85,5 63,3

Spesa prestazioni 
pensionistiche

Importo 14,0 8,2 3,7 3,9 0,0 1,0 7,2 5,1

Spesa prestazioni 
assistenziali Importo 2,8 15,6 5,1 3,6 0,0 0,1 2,8 0,7

Spese 
funzionamento 
altre uscite

Importo 85,7 127,9 158,3 49,6 3,5 11,3 60,6 9,1

Totale Costi Importo 102,4 151,7 167,1 57,0 3,6 12,4 70,6 14,9

Saldo contabile Importo 52,5 40,4 3,7 10,0 0,3 1,2 14,9 48,4

Totale ricavi + 
prestazioni

Importo 171,7 215,8 179,6 74,4 3,9 14,6 95,6 69,1

Spese di 
funzionamento

Importo 9,1 7,1 8,4 2,3 0,8 0,9 4,7 8,4

Incidenza sul valore 
della produzione

Perc. 5,3% 3,3% 4,7% 3,1% 19,3% 6,5% 4,9% 12,2%
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4. Le aliquote di equilibrio del sistema e per singola gestione 

 
,O� YDORUH� FKH� GRYUHEEH� DYHUH� O¶DOLTXRWD�PHGLD� GL� FRQWULEX]LRQH� SHU� JDUDQWLUH� O¶HTXLOLEULR� WUD�

HQWUDWH�FRQWULEXWLYH�H�XVFLWH�SHU�SUHVWD]LRQL�GL�XQ�IRQGR�SUHYLGHQ]LDOH�SXz�HVVHUH�GHILQLWR�³aliquota 

di equilibrio contabile´32�� 4XDQGR� O¶DOLTXRWD� FRQWDELOH� H� O¶DOLTXRWD� HIIHWWLYD� DSSOLFDWD� DO� SUHOLHYR�
contributivo coincidono, il saldo previdenziale di un fondo è in pareggio. Una differenza positiva tra 
le due aliquote indica un saldo negativo, mentre nei fondi che registrano saldi previdenziali positivi 
O¶DOLTXRWD�PHGLD�GL�FRQWULEX]LRQH�DWWXDOPHQWH�LQ�XVR�VXSHUD�O¶DOLTXRWD�GL�HTXLOLEULR�FRQWDELOH�  

Tabella 4.1 - Aliquote di equilibrio contabile e differenza con aliquota effettiva (*) 

Categorie 2012    2017   
â  % p/w  R/L q d  % â  % p/w  R/L q d  % 

Dipendenti privati 37,1 0,51 0,72 0,99 0,2 34,8 0,55 0,64 1,03 -1,1 
 - FPLD (lav. dip.ti)  31,1 0,47 0,70 1,13 -4,0 30,8 0,51 0,60 1,17 -5,2 
Ente Lavoratori spettacolo 19,3 1,01 0,19 1,38 -7,1 23,9 0,63 0,38 1,40 -9,6 
 - Altri fondi dip.ti privati 97,6 0,58 1,68 0,37 61,8 162,1 0,85 1,91 0,32 109,9 
Dipendenti pubblici   52,9 0,58 0,91 0,62 19,9 59,4 0,68 0,88 0,56 26,3 
Artigiani 30,1 0,34 0,89 0,71 8,8 33,0 0,32 1,03 0,72 9,4 
Commercianti 20,9 0,33 0,63 1,03 -0,6 21,3 0,32 0,66 1,11 -2,4 
CDCM (agricoli) 113,5 0,31 3,65 0,25 85,2 86,4 0,27 3,24 0,32 58,6 
Professionisti 9,2 0,35 0,27 1,91 -8,3 10,2 0,35 0,29 1,84 -8,6 
Parasubordinati 1,5 0,09 0,16 16,17 -22,8 3,3 0,10 0,34 8,84 - 25,9 
Integrativi 16,6 0,36 0,46 0,85 1,7 14,9 0,30 0,50 0,97 0,5 

(*) Il significato dei simboli è spiegato nella nota a fondo pagina 

La Tabella 4.1 riporta la situazione delle principali categorie (gestioni) per gli anni 2012 e 
201733. Nella prima colonna a sinistra di ogni anno vi sono le aliquote teoriche di equilibrio contabile 
(â��GL�RJQL�FDWHJRULD�GL�DVVLFXUDWL�H�QHOO¶XOWLPD�FRORQQD�D�GHVWUD�OH�Gifferenze (d) tra le aliquote teoriche 
e quelle medie effettive. Tale valore può essere interpretato come la variazione che dovrebbero avere 
OH�DOLTXRWH�PHGLH�ULVXOWDQWL�GDOOH�FRQWULEX]LRQL�HIIHWWLYDPHQWH�LQFDVVDWH�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR�GDL�IRQGL�
delle varie categorie per avere saldi contabili nulli. I valori d con segno negativo indicano le categorie 
che presentano avanzi correnti di gestione e che, nel caso specifico, sono: professionisti, 
parasubordinati, commercianti e lavoratori dipendenti privati del FPLD. Le tre colonne centrali 
contengono per ognuno dei due anni i rapporti strutturali (pensione media su reddito medio; numero 

di pensioni su numero di contribuenti) delle diverse categorie e la quota (q) di uscite per prestazioni 
pensionistiche finanziate con entrate contributive. 

                                                             
32 /D�³DOLTXRWD�PHGLD�HIIHWWLYD´��a) è quella che si ricava dal rapporto tra entrate contributive (C) e redditi imponibili (Y), 
essendo Y = w.L (w reddito medio; L QXPHUR�GHL�ODYRUDWRUL�DWWLYL���/¶DOLTXRWD�³FRQWDELOH�GL�HTXLOLEULR´��â��q�O¶DOLTXRWD�
che uguaglia entrate e uscite di una gestione previdenziale. Per la gestione si considerano solo i flussi attinenti alla 
previdenza, senza trasferimenti assistenziali (GIAS), oneri amministrativi e rendite patrimoniali. Pertanto, si avrebbe una 
situazione di equilibrio, ovvero un saldo nullo, quando le entrate contributive C = â.w.L pareggiano le uscite per il 
pagamento delle pensioni SP = p.R (p pensione media; R QXPHUR� GL� SHQVLRQL� HURJDWH��� � 1H� FRQVHJXH� FKH� O¶DOLTXRWD�
contabile di equilibrio è pari a â = p/w. R/L. Definendo la quota di prestazioni pensionistiche finanziata dalla 
contribuzione q = (a.L.w)/(p.R���O¶DOLTXRWD�FRQWDELOH�GL�HTXLOLEULR�HTXLYDOH�DQFKH�D�â ൌ a/q,  mentre la variazione (d) 
GHOO¶DOLTXRWD�PHGLD�HIIHWWLYD��a) necessaria a riportare in pareggio il saldo previdenziale è pari a  d = (1-q).â. 
33 3HU�LO�FRQIURQWR�q�VWDWR�PDQWHQXWR�OR�VWHVVR�SHULRGR�WHPSRUDOH�DGRWWDWR�QHO�FDSLWROR���SDU����SHU�DQDOL]]DUH�O¶DQGDPHQWR�
dei saldi relativi alle stesse principali categorie di assicurati.   
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Dalla tabella si rileva come tra le categorie vi siano notevoli differenze e anche come la 
VLWXD]LRQH� SUHVHQWL� FDPELDPHQWL� GL� XQ� FHUWR� ULOLHYR� QHOO¶DUFR� GHO� TXLQTXHQQLR�� ,QL]LDQGR� GDOOH�
categorie che hanno sempre aliquote medie effettive superiori alle aliquote di equilibrio contabile, si 
può notare come per due di esse (parasubordinati e professionisti) un fattore determinante dei saldi 
attivi è il rapporto molto basso tra numero di pensioni erogate e contribuenti attivi (R/L), che è 
confermato anche dalla quota elevata di finanziamento delle prestazioni ottenuta dalle entrate 
contributive (q). Per ciò che riguarda i parasubordinati, è da rimarcare il fatto che il loro fondo è 
O¶XOWLPR� QDWR� WUD� TXHOOL� GHO� VLVWHPD� SXEEOLFR� GL� SUHYidenza obbligatoria e quindi i valori dei due 
parametri strutturali sono un naturale connotato di un fondo giovane34. Il valore doppio del rapporto 
tra pensioni erogate e contribuenti attivi nel passaggio dal 2012 al 2017, mentre rimane quasi costante 
quello tra valori medi della pensione e del reddito (p/w), conferma che tendenzialmente non stia, 
almeno per il momento, cambiando la tipologia delle attività di lavoro, ovvero dei redditi medi 
afferenti a questo fondo35, ma sia invece in rapido aumento il numero di prestazioni da liquidare (più 
52% nel quinquennio) rispetto al numero dei contribuenti attivi (meno 27% nello stesso periodo)36. 
La situazione di questo fondo merita perciò di essere monitorata con attenzione, perché un tale 
andamento potrebbe pregiudicare gli attuali avanzi di gestione in tempi relativamente rapidi. 

Diversa tendenza hanno invece le Casse professionali che mantengono un livello quasi 
LQDOWHUDWR�GHO�UDSSRUWR�WUD�SHQVLRQH�PHGLD�H�UHGGLWR�PHGLR�H��JUD]LH�D�XQD�GLQDPLFLWj�GHOO¶RFFXSD]LRQH�
che appare tuttora sostenuta per diversi impieghi professionali, mostrano una crescita dei contribuenti 
attivi maggiore rispetto a quella delle pensioni in liquidazione.   

/¶DOWUD� FDWHJRULD� GL� DVVLFXUDWL� FRQ� DOLTXRWD� FRQWDELOH� VXSHULRUH� DO� YDORUH� GL� SDUHJJLo della 
gestione è quella del commercio che, oltre a un rapporto relativamente basso tra pensione media e 
reddito medio, caratteristica comune di tutte le categorie di lavoro autonomo, mantiene relativamente 
stabile il rapporto numerico tra pensioni liquidate e numero di contribuenti, grazie soprattutto alla 
PDJJLRU�WHQXWD�RFFXSD]LRQDOH��GDOO¶LQL]LR�GHOOD�FULVL�LQ�SRL��GHL�FRPPHUFLDQWL�ULVSHWWR�DJOL�DUWLJLDQL37.   

Tra le categorie di lavoratori che mostrano situazioni di relativo equilibrio finanziario, va 
sottolineata per importanza quella dei dipendenti privati che, per numero di contribuenti e di pensioni 
pagate rappresenta il 55% VXOO¶LQWHUR�VLVWHPD�SUHYLGHQ]LDOH�SXEEOLFR��&RPH�VL�ULOHYD�GDOOD�Tabella 

4.1, le condizioni di equilibrio finanziario dei dipendenti privati nel loro complesso migliorano tra il 
�����H�LO�������FRPH�GLPRVWUDWR�GDO�YDORUH�GHOO¶DOLTXRWD�FRQWDELOH�GL�HTXLOLErio e dal cambio di segno 
del differenziale (d). Riguardo a questa categoria è però opportuno fare alcune precisazioni 
aggiuntive. Tra i dipendenti privati, infatti, è incluso il principale fondo del sistema pensionistico 

                                                             
34 Il Fondo a gestione separata è stato istituito nel 1995 per la previdenza obbligatoria dei lavoratori atipici, autonomi con 
partita IVA o parasubordinati (art.2, comma 26, della L. 335/95). 
35 9D�VRWWROLQHDWR�FKH�LO�YDORUH�GL�TXHVWR�LQGLFDWRUH�GLSHQGH�VWUHWWDPHQWH�GDO�UDSSRUWR�SUHYLGHQ]LDOH��RYYHUR�GDOO¶DOLTXRWD�
di contribuzione, dalla durata della carriera e dalla regola di calcolo della prestazione. Esso raffronta la pensione media 
con il reddito medio dei contribuenti e non è quindi assimilabile a misure di povertà relativa come quelle riportate in 
EUROSTAT (Relative median income ratio (65+) - EU-SILC survey) che mettono in relazione il reddito medio delle 
persone oltre la soglia di età di pensione con il reddito medio delle persone al di sotto della stessa soglia di età. 
36 In proposito, va sottolineato che il numero di contribuenti al fondo speciale dei parasubordinati aveva toccato un valore 
PDVVLPR�QHO�������FLRq�QHOO¶DQQR�GL�LQL]LR�GHOOD�crisi economica. Dal 2008 al 2017, i contribuenti attivi sono calati del 
31,5%. 
37 Dal 2008 al 2017, mentre gli artigiani hanno perso il 14,2% di contribuenti attivi, il fondo del commercio ha registrato 
un aumento del 4,3%. 
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italiano, ovvero il FPLD che assicura il 96% dei dipendenti delle imprese private, ma rientrano tra i 
dipendenti privati anche una serie di fondi minori38��FKH�QHOO¶LQVLHPH�VRPPDQR�LO�UHVWDQWH�4%.  

Tenendo separati il FPLD, i Lavoratori dello spettacolo e gli altri fondi, come è riportato nella 
Tabella 4.1, si possono riscontrare nei tre aggregati sostanziali differenze. Per gli iscritti al FPLD la 
situazione, per quanto attiene i flussi previdenziali, mostra un equilibrio stabile nei sei anni osservati. 
/¶DXPHQWR�GHO�UDSSRUWR�WUD�SHQVLRQH�Pedia e reddito medio è stato infatti più che compensato dalla 
contemporanea riduzione del numero di pensioni erogate rispetto ai contribuenti attivi39 e, di 
FRQVHJXHQ]D� q� DXPHQWDWD� OD� TXRWD� GL� VSHVD� FRSHUWD� GD� FRQWULEX]LRQH� H� VL� q� ULGRWWD� O¶DOLTXRWD� GL�
equilibrio contabile. Il valore negativo del differenziale (d) prova che il saldo dei flussi in entrata e in 
uscita è positivo ed è migliorato nel periodo di confronto. 

Il fondo ex ENPALS dei Lavoratori dello Spettacolo, che al momento della soppressione 
GHOO¶HQWH�H�GHO�WUDVIHULPHQWR�DOO¶,136�HUD�LQ�DWWLYR40, PRVWUD�DQFK¶HVVR�XQ�DQGDPHQWR�ILQDQ]LDULR�GL�
VHJQR� SRVLWLYR�� FRQ� DOLTXRWH� FRQWDELOL� LQIHULRUL� DOO¶DOLTXRWD� FRQWULEXWLYD� PHGLD� H� FRQ� HQWUDWH�
contributive superiori al valore delle prestazioni. Il relativo aumento riscontrabile nel periodo del 
numero di pensioni pagate rispetto ai contribuenti attivi è stato più che compensato dalla 
contemporanea riduzione del valore medio delle prestazioni. 

A differenza dei due aggregati appena evidenziati, per i restanti fondi dei dipendenti privati, la 
situazione finanziaULD� q� IRUWHPHQWH� QHJDWLYD�� 1HOO¶LQVLHPH�� LO� FDOFROR� GHOO¶DOLTXRWD� FRQWDELOH� GL�
equilibrio per questi fondi mostra livelli tali per cui non sarebbero sufficienti tutti i redditi dei 
contribuenti attivi per coprire gli oneri delle prestazioni in essere. Dal 2012 al 2017, il quadro 
finanziario di questi fondi, già fortemente deficitario, è ulteriormente peggiorato, come testimoniato 
GDO�YDORUH�HOHYDWLVVLPR�GHOO¶DOLTXRWD�WHRULFD�H�GDO�OLYHOOR�GL�FRSHUWXUD�FRQWULEXWLYD�FKH�q�VFHVR�D�PHQR�
GL�XQ�WHU]R�GHOO¶DPPRQWDre delle prestazioni41. Va tuttavia precisato che, salvo il Fondo Trasporti, per 
tutti gli altri Fondi, compreso quello dei dirigenti, i nuovi iscritti successivi alla data di incorporazione 
QHO� )3/'� VRQR� LVFULWWL� D� TXHVW¶XOWLPR� H� TXLQGL� q� HYLGHQWH� FKH� QHO� tempo lo squilibrio e quindi 
O¶LQFUHPHQWR�GHOO¶DOLTXRWD�GL�HTXLOLEULR��q�GHVWLQDWR�DG�DXPHQWDUH� 

Anche tra le restanti categorie di fondi si hanno condizioni assai variegate. Lo stato dei Fondi 
integrativi risulta ad esempio abbastanza prossimo a una condizione di pareggio tra entrate e uscite: 

                                                             
38 Tali fondi possono essere suddivisi in Fondi INPS (Trasporti; Telefonici; Elettrici; Volo; Imposte di consumo; Enti 
Pubblici Creditizi; Dipendenti FFSS; Dirigenti di Azienda); altri fondi dipendenti privati (Giornalisti; Lavoratori dello 
Spettacolo); Fondi ex Aziende autonome (Poste e Telefoni). 
39 'DO� ����� DO� ������D� IURQWH� GL� XQ� DXPHQWR� GHOO¶�����GHO� UDSSRUWR� p/w, si è registrata una contestuale diminuzione 
GHOO¶������GHO�UDSSRUWR R/L. 
40 /¶(QWH�QD]LRQDOH�GL�SUHYLGHQ]D�H�DVVLVWHQ]D�SHU� L� ODYRUDWRUL�GHOOR�VSHWWDFROR� �(13$/6���FKH�JHVWLYD l'assicurazione 
generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, in favore dei prestatori di lavoro dello spettacolo che 
svolgevano attività subordinata, para-subordinata o autonoma è stato soppresso con il Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 24 /12/2011, n. 214 e le sue funzioni sono state trasferite all'INPS. 
41 A conferma della negatività di questi risultati, è da rilevare che sul disavanzo di gestione, al netto della quota 
DVVLVWHQ]LDOH��GHOO¶LQWHUR�VLVWHPa previdenziale pubblico nel 2017, i soli ex Fondi Speciali autonomi (Trasporti, Elettrici, 
Telefonici e Dirigenti) hanno pesato per il 39,9% (8,4 miliardi circa, di cui il 48% imputabile al Fondo dirigenti ex 
INPDAI, su un totale di 21 miliardi di euro), avendo un peso del 2,3% come numero di pensioni e dello 0,82% come 
contribuenti attivi sul totale del sistema previdenziale. Altri fondi dei dipendenti privati hanno situazioni deficitarie con 
disavanzi che per essere ripianati direttamente dagli assicurati di ogni singolo fondo comporterebbero aumenti di aliquota 
LQVRVWHQLELOL��$G�HVHPSLR��O¶HTXLOLEULR�WUD�HQWUDWH�H�XVFLWH�GHOO¶,VWLWXWR�GHL�JLRUQDOLVWL�ULFKLHGHUHEEH�XQ�DXPHQWR�GHO������ 
GHOO¶DWWXDOH�DOLTXRWD�FRQWULEXWLYD��LO�)RQGR�9ROR�GHO������H�LO�IRQGR�GHL�'LSHQGHQWL�))�66��DGGLULWWXUD�XQ¶DOLTXRWD�GL�ROWUH�
sette volte e mezzo quella attualmente in vigore.      
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O¶DXPHQWR� GHOOH� SHQVLRQL� PHGLH� ULVSHWWR� DL� UHGGLWL� PHGL� ULVFRQWUDELOH� QHO� SHULRGR� q� VWDWR� SL�� FKH�
FRQWURELODQFLDWR�GD�XQ�UDSSRUWR�PLJOLRUDWR�WUD�FRQWULEXHQWL�H�SHQVLRQL�OLTXLGDWH��SHUWDQWR�O¶DOLTXRWD�GL�
contribuzione HIIHWWLYD�KD�UDJJLXQWR�XQ�YDORUH�TXDVL�LGHQWLFR�DOO¶DOLTXRWD�FRQWDELOH� 

Assai diversa è la situazione del fondo degli artigiani FKH�� DYHQGR�QHO� �����XQ¶DOLTXRWD� GL�
HTXLOLEULR�FRQWDELOH�GHO��������KD�YLVWR�QHL�VHL�DQQL�DXPHQWDUH�OD�VWHVVD�DOLTXRWD�DO������/¶DFFUHVFLXWR�
divario tra entrate contributive e pensioni da liquidare non è dovuto a una modifica del rapporto p/w, 
ma a quella del rapporto R/L il cui aumento non è dipeso tanto dalla dinamica dei pensionamenti che, 
con un fondo arrivato a una fase matura, può essere considerata fisiologica, quanto piuttosto dal 
consistente calo dei contribuenti attivi. 

Il divario tra aliquota di equilibrio e aliquota media effettiva ha una notevole ampiezza nella 
categoria degli agricoli (gestione CDCM) che, come è stato spesso rilevato, essendo questo settore 
GL� DWWLYLWj� SDVVDWR� DWWUDYHUVR� PRGLILFKH� UDGLFDOL� FKH� KDQQR� GUDVWLFDPHQWH� ULGRWWR� O¶RFFXpazione, 
devono scontare un rapporto molto squilibrato tra numero di pensioni erogate e numero di 
contribuenti attivi. Dal 2012 al 2017, il rapporto R/L è diminuito e i riflessi si vedono chiaramente 
VXOO¶DOLTXRWD�FRQWDELOH�GL�HTXLOLEULR�FKH�VL�q�ULGRWWD�Ln misura significativa pur restando ancora molto 
alta, a riprova di un perdurante squilibrio dei conti.  

Più contenuto ma pur sempre notevole, soprattutto in relazione alla dimensione quantitativa del 
settore, è lo squilibrio finanziario riscontrabile nel comparto dei dipendenti pubblici. Insieme agli 
artigiani, sono le due categorie che nel passaggio dal 2012 al 2017 segnano un peggioramento della 
situazione. Il leggero miglioramento nel rapporto tra pensioni e contribuenti attivi derivante dalla 
ripresa oFFXSD]LRQDOH�GHOO¶XOWLPR�WULHQQLR��QRQ�q�LQIDWWL�EDVWDWR�D�FRQWHQHUH�JOL�HIIHWWL�GL�XQ�DXPHQWR�
GHO� UDSSRUWR� WUD� SHQVLRQH� PHGLD�� FUHVFLXWD� GHOO¶��� QHO� SHULRGR�� H� UHGGLWR� PHGLR�� UDOOHQWDWR� GDOOD�
modesta dinamica salariale che da anni contraddistingue i dipendenti del pubblico impiego.   

Figura 4.1 - Aliquote contabili di equilibrio al netto GIAS 

 

La Figura 4.1 permette di valutare gli andamenti delle aliquote contabili di equilibrio in un 
SHULRGR� SL�� OXQJR� ULVSHWWR� DOO¶LQWHUYDOOR� ����-2017 fin qui osservato. In essa sono raffigurate le 
aliquote di equilibrio delle categorie già considerate ad eccezione dei fondi integrativi e, degli 
agricoli, che sono riportati più avanti in un grafico separato. Il profilo dei grafici offre indicazioni 
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VLJQLILFDWLYH�VXOO¶HYROversi della situazione finanziaria dei fondi delle varie categorie. In tale quadro, 
appare evidente che le dinamiche più accentuate delle aliquote contabili riguardano il settore pubblico 
H�LO�IRQGR�GHJOL�DUWLJLDQL��,Q�DPEHGXH�L�FDVL�� O¶XOWLPR�ELHQQLR�UHJLstra andamenti in controtendenza 
rispetto agli anni precedenti, anche se, come si è appena visto, i valori relativi al 2017 sono peggiori 
ULVSHWWR�D�TXHOOL�GHO�������6XOO¶LQWHUR�SURILOR� WHPSRUDOH��YL�q� LQYHFH�XQD�GLIIHUHQ]D�VRVWDQ]LDOH� WUD�
O¶DOLTXRWD�GHJOL artigiani e quella dei dipendenti pubblici. 

3HU�L�SULPL��LQIDWWL��LO�JUDILFR�VHJQDOD�XQ�DXPHQWR�GHOO¶DOLTXRWD�TXDVL�FRVWDQWH�QHO�WHPSR��VHJQR�
di uno squilibrio connaturato ai parametri strutturali, che gli aumenti di aliquota contributiva degli 
ultimi anni faticano a correggere, perché nel frattempo si è manifestata una significativa contrazione 
dei contribuenti attivi, a cui si è già fatto cenno. Per i Dipendenti pubblici i valori di equilibrio 
contabile partono da un livello più elevato, che si è mantenuto quasi costante dalla metà degli anni 
¶����FLRq�GRSR�OH�SULPH�LPSRUWDQWL�ULIRUPH�GHO�VLVWHPD�SHQVLRQLVWLFR��ILQR�DOO¶DQQR�GL�LQL]LR�GHOOD�FULVL�
economica.  

Negli anni successivi, il blocco del turn over conseguente alle misure di contenimento della 
spesa pubblica ha avuto un forte impatto negativo sui conti previdenziali42 che, solo il recupero di 
RFFXSD]LRQH�GHOO¶XOWLPLVVLPR�SHULRGR��VHPEUD�FRQWHQHUH�� 

Pur tenendo conto delle differenze sostanziali al loro interno, sottolineate in precedenza, i fondi 
dei dipendenti privati nel loro insieme mettono in luce dal 1997 in poi un profilo temporale di lungo 
SHULRGR� FDUDWWHUL]]DWR� GD� XQ� SURJUHVVLYR� FRQWHQLPHQWR� GHOO¶DOLTXRWD� FRQWDELOH� GL� HTXLOLEULR�� VDOYR�
alcune oscillazioni verificatesi nei primi anni della crisi che ha portato ad un rapido calo delle entrate 
contributive. 

Aumenti tendenziali di aliquota sono visibili anche per i fondi dei lavoratori del commercio 
che, tuttavia, mostrano una variazione molto più contenuta del comparto degli artigiani e, soprattutto, 
un livello di aliquota contabile che sembrD� DVVHVWDUVL� VX� OLYHOOL� PROWR� YLFLQL� DOO¶DOLTXRWD� OHJDOH� GL�
contribuzione in vigore nel fondo. 

5HODWLYDPHQWH�VWDELOH��VX�OLYHOOL�LQIHULRUL�DOOH�DOLTXRWH�PHGLH�LQ�YLJRUH��q�LO�SURILOR�GHOO¶DOLTXRWD�
di equilibrio contabile che esce dalla media dei bilanci delle Casse professionali. Ancora molto bassa 
ULPDQH�LQILQH�O¶DOLTXRWD�GL�HTXLOLEULR�GHOOD�JHVWLRQH�GHL�ODYRUDWRUL�SDUDVXERUGLQDWL��FKH�KD�FRPLQFLDWR�
a erogare prestazioni solo dopo il 2000. Dal momento che questo fondo ha una gestione basata sul 
calcolo contributivo, non dovrebbero esservi problemi a mantenere tendenzialmente in equilibrio la 
situazione che, comunque, essendo in aumento la spesa per liquidare le prestazioni merita, come si è 
già detto, un costante monitoraggio sui flussi finanziari. 

Considerazioni a parte vanno fatte a proposito del fondo dei Coltivatori diretti, coloni e 
mezzadri (CDCM). Tale fondo, come si può vedere dalla Figura 4.2, essendo passato attraverso una 
lunga fase di trasformazioni economiche che hanno comportato una continua perdita di occupazione, 
ha visto progressivamente salire il rapporto tra pensioni erogate e contribuenti che, da circa 1,5, è 
arrivato a un massimo di quasi 3,8 pensioni per contribuente attivo nel 2008. Dal successivo anno, il 
rapporto ha iniziato a scendere, per arrivare a un valore poco superiore a 3,2 nel 2017, con un calo di 
407 mila pensioni erogate dal 2008 al 2017 a fronte di una riduzione di 41 mila contribuenti attivi.  

 

                                                             
42 Dal 2007 al 2013, i dipendenti pubblici hanno perso 340 mila contribuenti attivi. 
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Figura 4.2 - CDCM: aliquote di equilibrio e rapporto tra numero di pensioni e contribuenti attivi 

 

In presenza di un così elevato squilibrio demografico, il finanziamento del Fondo dei lavoratori 
agricoli è stato supportato da un gran mole di risorse esterne, sia quelle utilizzate per ripianare i 
disavanzi correnti sia le specifiche misure di carattere assistenziale.  

Ciò ha comportato un ruolo fondamentale della GIAS nel trasferire risorse finanziarie, come si 
vede dal divario esistente tra le aliquote di equilibrio al netto e al lordo dei trasferimenti43.  

7RUQDQGR� D� SRUUH� O¶DWWHQ]LRQH� VXOO¶DQGDPHQWR� GL lungo periodo dei rapporti strutturali che 
determinano gli equilibri finanziari delle altre categorie, i profili dei grafici di Figura 4.3 permettono 
GL�RVVHUYDUH�FRPH�QHOO¶LQWHUR�DUFR�GL�WHPSR�LO�QXPHUR�GL�SHQVLRQL�D�FDULFR�GHL�FRQWULEXHQWL�DWWLYL�PHWWD�
LQ� HYLGHQ]D� VLJQLILFDWLYH� GLIIHUHQ]H� WUD� OH� FDWHJRULH� HVDPLQDWH�� 3ULPD� GL� ILVVDUH� O¶DWWHQ]LRQH� VXOOH�
singole situazioni, va però sottolineato il fatto che, pur muovendo da livelli diversi, fino alla metà 
degli anni Novanta, tutti i tracciati sono caratterizzati da un peso crescente delle pensioni erogate, 
mentre, dopo la prima fase delle riforme, sono cominciate a emergere tendenze diverse. I fondi dei 
GLSHQGHQWL�SULYDWL��QXPHULFDPHQWH�GHWHUPLQDQWL�SHU�JOL�HTXLOLEUL�GHOO¶LQWHUR�VLVWHPD�SUHYLGHQ]LDOH��FRQ�
O¶LQQDO]DPHQWR� GHL� UHTXLVLWL� DQDJUDILFL� SHU� O¶DFFHVVR� DOOD� SHQVLRQH�� KDQQR� UHJLVWUDWR� XQ¶HYLGHQWH�
inversione del rapporto, sceso gradualmente da oltre 90 pensioni in pagamento per ogni cento 
contribuenti attivi del 1995 a 64 nel 201744.  

 

 

 

 

 

                                                             
43 Dai tracciati di Figura 2, si nota che la distanza tra aliquota di equilibrio al lordo e al netto dei trasferimenti GIAS 
presenta un gradino nel 1998, anno in cui è stata introdotto un nuovo criterio di riparto che ha posto a carico della gestione 
DVVLVWHQ]LDOH�O¶RQHUH�GHOOH�SHQVLRQL�GHO�VHWWRUH�DJULFROR�OLTXLGDWH�con decorrenza anteriore al 1989. 
44 Dal 1996, anno successivo alla Riforma Dini, al 2017 il numero dei contribuenti attivi nei fondi dei dipendenti privati 
è aumentato ad un tasso medio annuo composto superiore allo,0,8%, mentre il numero di pensioni da liquidare è sceso in 
PHGLD�GHOOR������DOO¶DQQR�� 
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Figura 4.3 - Rapporto tra numero di pensioni e contribuenti attivi  

 

Dinamiche molto diverse sono riscontrabili per le altre principali categorie. I dipendenti 
pubblici hanno più che raddoppiato il rapporto: da 45 pensioni liquidate per ogni 100 contribuenti nel 
1989 a oltre 92 nel 2013 che è stato il punto massimo, seguito da un lieve calo negli anni successivi 
(il valore del rapporto R/W è stato pari a 87,9 nel 2017).  

$QFRUD�SL��DFFHQWXDWD�DSSDUH�OD�FUHVFLWD�QHO�IRQGR�GHJOL�DUWLJLDQL�GRYH��SHU�O¶HIIHWWR combinato 
della maturazione del fondo45 e del calo occupazionale iniziato dal 2006, il rapporto è salito dal valore 
iniziale di 0,37 pensioni per ogni contribuente a 1,03 nel 2017. Meno accentuato è stato invece 
O¶DXPHQWR� SHU� LO� IRQGR�GHL� FRPPHUFLDQWL�� GRYH� LO� UDSSRUWR� q� SDVVDWR� QHOOR� VWHVVR� SHriodo da 0,41 
pensioni per contribuente attivo a un valore ultimo di 0,66.  

Questa evoluzione ha tratto vantaggio da una crescita abbastanza sostenuta degli addetti al 
settore46 che però, dopo essere continuata anche negli anni della crisi, negli ultimi anni ha registrato 
una fase di relativo stallo con più instabilità. 

%DVVR��DQFKH�VH�VDOLWR�GL�ROWUH�GXH�SXQWL�SHUFHQWXDOL�QHOO¶XOWLPR�WULHQQLR��UHVWD�LQILQH�LO�UDSSRUWR�
tra numero di pensioni e contribuenti attivi nelle casse dei professionisti. A tale risultato concorrono 
XQD� GLQDPLFD� SRVLWLYD� GHJOL� LVFULWWL� SHU� O¶LQVLHPH� GHOOH� &DVVH� H� XQ¶HWj� HIIHWWLYD� GL� SHQVLRQDPHQWR�
mediamente più alta rispetto alle altre categorie di lavoratori.  

3HU�OH�VWHVVH�FLQTXH�FDWHJRULH�GL�DVVLFXUDWL��LO�TXDGUR�HYROXWLYR�GHOO¶DOWUR indicatore strutturale, 
ovvero il rapporto tra la pensione media, in questo caso calcolata tenendo conto dei trasferimenti 
assistenziali della GIAS47, e il reddito medio dei lavoratori soggetti al prelievo contributivo è riportato 
in Figura 4.4. Prima di commentare brevemente i tracciati, può essere opportuno fare un riferimento 
D� LQGLFDWRUL� VLPLOL� XVDWL� SHU� L� FRQIURQWL� WUD� 3DHVL� HXURSHL�� FRVu� GD� DYHUH� DQFKH� XQ¶LQGLFD]LRQH� GL�
carattere generale, oltre a quelle che emergono dalle differenze riscontrabili tra le diverse categorie 

                                                             
45 Il fondo degli artigiani, essendo stato istituito nel 1959 (L. 463), è arrivato verso la fine del secolo a piena maturazione, 
FLRq�D�FRPSOHWDUH�XQ�FLFOR�ODYRUDWLYR�GL�FLUFD�TXDUDQW¶DQQL�GHJOL�LVFULWWL�   
46 'DO������DO�������O¶DXPHQWR�GL�FRQWULEXHQWL�DWWLYL�QHO�IRQGR�GHO�FRPPHUFLR�q�VWDWR�OHJJHUPHQWH�VXSHULRUH�DOO¶���PHGLR�
annuo. 
47 La scelta di comprendere nel valore della pensione la quota GIAS si deve al fatto che il contributo assistenziale incide 
in modo PROWR�GLYHUVR�LQ�RJQL�FDWHJRULD�H��TXLQGL��VH�QRQ�OR�VL�FRQVLGHUDVVH��VL�DYUHEEH�XQ�TXDGUR�GLVWRUWR�GHOO¶HIIHWWLYR�
LPSRUWR� GHOOH� SUHVWD]LRQL� ULFHYXWH�� ,QROWUH�� O¶DPPRQWDUH� FRPSOHVVLYR� GHJOL� LPSRUWL� GL� SHQVLRQH� FRQVHQWH� GL� IDUH� XQ�
raffronto più appropriato con i redditi da pensione degli altri Paesi europei, come è spiegato nel testo.  
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di lavoratori del sistema pensionistico italiano. A tale scopo, il riferimento più appropriato è il 
cosiddetto Aggregate replacement ratio48, cioè il rapporto tra il valore medio delle pensioni percepite 
da persone in età da 65 a 74 DQQL�H�LO�UHGGLWR�GD�ODYRUR�GHOOH�SHUVRQH�WUD����H����DQQL��FKH�QHOO¶XOWLPR�
DJJLRUQDPHQWR�GHL�GDWL�LQGLFD�YDORUL�GHO�����SHU�OD�PHGLD�GHL�3DHVL�8(�H�GHO������SHU�L�3DHVL�GHOO¶DUHD�
euro, con il dato relativo al nostro paese che segna un valore del 70% circa. 

Dal momento che i dati con cui sono costruiti i ratio di Figura 4.4 fanno riferimento alle 
SUHVWD]LRQL�SHQVLRQLVWLFKH�H�DL�UHGGLWL�GD�ODYRUR�GHJOL�DVVLFXUDWL�GL�RJQL�FODVVH�GL�HWj��QRQ�YL�q�XQ¶HVDWWD�
coincidenza con quelli della statistica europea appena richiamata. Tuttavia, il significato di tali 
rapporti è abbastanza simile. Inoltre, se si considera che negli indicatori relativi per misurare redditi 
da pensione e da lavoro, quando si includono le fasce di età dei lavoratori attivi più giovani e dei 
pensionati più anziani, i valori medi sia al numeratore che al denominatore del rapporto tendono a 
ridursi, anche i valori di riferimento possono essere considerati abbastanza significativi.  

Figura 4.4 - Rapporto contabile tra pensione media al lordo GIAS e reddito medio 

 

 

Su tali basi è possibile quindi valutare il valore relativo delle pensioni distinguendo due 
aggregati. Il primo, quello dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, in cui il rapporto si colloca su 
percentuali che fino al 2008 erano prossime a quelle dei valori medi dei Paesi europei, ossia pensioni 
medie vicine al 55% dei redditi medi da lavoro dei contribuenti attivi. Tali valori sono poi saliti in 
SDUDOOHOR�� ILQR� DOO¶DWWXDOH� OLYHOOR� FKH�� HVVHQGR� SURVVLPR� DO� ����� VHPEUD� VXSHULRUH� DL valori medi 
europei49.  

                                                             
48 EUROSTAT, Aggregate replacement ratio - EU-SILC survey, last update: 6/11/2018. Nei tassi di sostituzione 
(aggregate replacement ratio) che servono a misurare il rapporto tra redditi da pensione e redditi dei contribuenti attivi 
in periodi temporali (è una misura di reddito relativo e non di rapporto tra prima pensione e ultimo reddito) entrano nel 
calcolo anche le prestazioni derivanti dal secondo pilastro (Definizione EUROSTAT: The aggregate replacement ratio 
is gross median individual pension income of the population aged 65±74 relative to gross median individual earnings 
from work of the population aged 50±59, excluding other social benefits). 
49 Come si vede dai grafici di Figura 4, O¶DEELQDPHQWR�GHL�YDORUL�GHO�UDSSRUWR�WUD�GLSHQGHQWL�SXEEOLFL�H�SULYDWL�YDOH�VROR�
per il periodo dal 2000 in poi, poiché nei primi quindici anni le dinamiche di pensioni e redditi delle due categorie 
appaiono molto diverse.  
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/¶DOWUR�DJJUHJDWR�q�TXHOOR�FKH� ULJXDUGD� L� ODYRUDWRUL�DXWRQRPL� H� L�SURIHVVLRQLVWL50. Anche per 
queste categorie si segnala una tendenza al rialzo del rapporto tra la pensione media e i redditi medi, 
però su livelli che appaiono molto inferiori a quelli delle medie europee. Nel 1989 i rapporti si 
collocavano infatti intorno al 30% e sono arrivati nel 2017 a valori compresi tra il 35% e il 39%.  

Gli agricoli (CDCM) hanno infine un profilo relativamente peculiare: il valore del rapporto è 
infatti simile a quello delle altre categorie del lavoro dipendente fino al 2013, per poi scendere negli 
ultimi quattro anni su livelli inferiori di circa dieci punti percentuali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Poiché in Italia le pensioni sono finanziate prevalentemente con i contributi sociali le differenze nei tassi di sostituzione 
riflettono le differenti percentuali di finanziamento che sono pari al 33% del reddito annuo lordo per i lavoratori dipendenti 
pubblici e privati, 24 per artigiani e commercianti, 16% circa per i liberi professionisti, 32,7% per i parasubordinati e 
percentuali attorno al 24/30% per i lavoratori CDCM. 
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5. Gli andamenti delle prestazioni di sostegno al reddito: la GPT e la GIAS  

 
/¶DQDOLVL� GHOOH� prestazioni di sostegno al reddito, pur essendo rivolte ai soli lavoratori 

GLSHQGHQWL�� DVVXPH� SDUWLFRODUH� LPSRUWDQ]D� QHOO¶DWWXDOH� IDVH� GL� GLVFXVVLRQH� UHODWLYD� DO� FRViddetto 
³reddito di cittadinanza´� FKH, nell¶idea dei proponenti, VL� SRQH� O¶RELHWWLYR� SULPR� GL� IDYRULUH�
O¶LQVHULPHQWR�GHL�FLWWDGLQL�GLVRFFXSDWL�R�FKH�KDQQR�SHUVR�O¶LPSLHJR�QHO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR�DWWUDYHUVR�
un sussidio di circa 780 euro al mese; tale importo si perderebbe al rifiuto della terza proposta di 
lavoro. Nel seguito vedremo come funziona la gestione, le disponibilità finanziarie e come queste 
possano essere integrate e/o assorbite totalmente o parzialmente nel progettato nuovo strumento. 

La Legge 9 marzo 1989, n. ���KD�GLVSRVWR��QHL�FRQIURQWL�GHOO¶,136��OD�ULRUJDQL]]D]LRQH�GHOOD�
struttura economico-finanziaria delle principali forme assicurativo-previdenziali, assistenziali, di 
intervento sociale e di sostegno alle imprese, ristrutturandole in comparti. 

La Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti che, insieme al FPLD, rientra 
nel Comparto previdenziale dei lavoratori dipendenti�� DL� VHQVL�GHOO¶DUW������DFFRUSD� OH�SUHHVLVWHQWL�
attività, erogando prestazioni a sostegno del reddito nei casi di inoccupazione, malattia e maternità, 
fornendo anche sostegno alla famiglia attraverso gli assegni al nucleo familiare (ANF) e provvedendo 
alla copertura dei periodi di non lavoro con il versamento dei contributi figurativi utili ai fini del 
diritto e della misura della pensione. 

Le principali prestazioni erogate ai lavoratori in base al possesso di particolari requisiti sono: 

a) trattamento NASpI51 e trattamento contro la disoccupazione involontaria;  

b) il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) e il pagamento delle ultime tre 
mensilità in sostituzione del datore di lavoro insolvente, finanziato direttamente dal contributo 
dello 0,20% a carico delle aziende; 

c) gli interventi di integrazione guadagni degli operai dell'industria e dell'edilizia; 

d) il trattamento per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli; 

e) la cassa unica per gli assegni familiari, assegni al nucleo familiare; 

f) i trattamenti economici di malattia e di maternità ed ogni altra forma di previdenza a carattere 

temporaneo diversa dalle pensioni. 

/¶DUW�����GHOOD�L. ��������KD�VWDELOLWR�OD�VROLGDULHWj�QHOO¶DPELWR�GHO�Comparto, prevedendo che 
LO� &RQVLJOLR� GL� $PPLQLVWUD]LRQH� SRVVD� GHOLEHUDUH� O¶XWLOL]]R�� VHQ]D� FRUUHVSRQVLRQH� GL� LQWHUHVVL�� GL�
eventuali avanzi di esercizio della gestione GPT a vantaggio della gestione pensionistica FPLD che 

                                                             
51 1$6S,��1XRYD�3UHVWD]LRQH�6RFLDOH�SHU�O¶,PSLHJR��q�VWDWD�LQWURGRWWD��FRQ�LQL]LR�GDOO¶����������GDO�'��/JV������GHO������
H� SUHYHGH� XQ¶LQGHQQLWj� PHQVLOH� GL� GLVRFFXSD]LRQH� SHU� LO� VRVWHJQR� DO� UHGGLWR� GHO� ODYRUDWRUH� FKH� KD� SHUGXWR�
LQYRORQWDULDPHQWH� O¶RFFXSD]LRQH�� HG� q� FRUULVSRVWD� SHU� XQ� QXPHUR� GL� VHWWLPDQH� SDUL� DOOD� PHWj� GHOOH� VHWWLPDQH� GL�
contribuzione versata negli ultimi 4 anni con almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione; La misura 
della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, 
se la retribuzione è inferiore a  1.195 euro per il 2017. Se la retribuzione media è superiore al predetto importo la misura 
della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di 1.195 euro sommato al 25% della differenza tra la retribuzione 
media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite 
massimo individuato annualmente con legge pari per il 2017 a 1.300 euro. A partire dal primo giorno del quarto mese di 
fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese. (per la misura della prestazione si veda la 
FLUFRODUH�,136����GHO�������������'DOO¶���������O¶LQGHQQLWj�GL�0RELOLWj��SUHVWD]LRQH�SDJDWD�GDOOD�*,$6��q�DEROLWD� 
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versi in situazione deficitaria, consentendo con i propri avanzi di bilancio, di pareggiarne i disavanzi 
e di ottenere quindi una situazione patrimoniale in equilibrio.  

/¶DUW������F�����GHOOD�/���������� a seguito della riorganizzazione citata, stabilisce che la GPT 
sia finanziata dai contributi a carico delle aziende che precedentemente venivano erogati a preesistenti 
fondi, casse e gestioni, di cui deve assumerne tutte le attività e le passività ed erogare le relative 
prestazioni. 

Di seguito analizziamo la situazione di bilancio di questa gestione sia sotto il profilo delle 
entrate contributive a carico della produzione (che ovviamente incidono sul costo del lavoro finale) 
sia sotto quello delle uscite per prestazioni di sostegno al reddito.  

Nella Tabella 5.1 sono riportati i dati sintetici dei bilanci consuntivi relativi agli ultimi 10 
esercizi, dal 2008 al 2017. 

Tabella 5.1 ± Rendiconto GPT degli anni 2008-2017. Sintesi della situazione economica (*). 
Valori in milioni di euro 

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Proventi e corrispettivi 18.832 17.999 18.782 18.833 18.912 19.743 19.994 20.208 20.805 21.719 

Altri ricavi (**) 2.507 2.531 2.370 2.428 2.600 2.444 2.545 2.328 2.436 2.401 
Totale Valore della 
produzione (A) 21.339 20.530 21.152 21.261 21.512 22.187 22.539 22.536 23.241 24.120 

Spese per prestazioni 
istituzionali 11.459 13.907 13.550 13.506 14.633 15.149 14.267 13.534 15.006 15.055 

Altri oneri di gestione 4.472 7.117 6.934 6.394 7.901 6.654 6.616 6.644 4.960 5.026 
Totale Costi della 
produzione (B) 15.931 21.024 20.484 19.900 22.534 21.803 20.883 20.178 19.966 20.081 

Differenza (A) - (B) 5.408 -494 668 1.361 -1.022 384 1.656 2.357 3.275 4.039 
(*) Al lordo di proventi e oneri finanziari e straordinari e imposte di esercizio 
(**) Somme per sanzioni civili e Trasferimenti dalla GIAS (copertura mancato gettito per esoneri o riduzioni di aliquote 
contributive, variazioni dell'imponibile contributivo e minor gettito contributivo per integrazioni salariali) 
 

Nel periodo in esame le entrate contributive, evidenziate nella Tabella 5.1 alla voce "proventi 

e corrispettivi" (contributi dalla produzione), rimangono sostanzialmente stabili intorno a 18.900 
milioni di euro fino al 2012 per poi registrare un forte incremento dal 2013 dovuto all¶HIIHWWR�
FRQJLXQWR�GHOO¶DXPHQWR�GHOO¶RFFXSD]LRQH�H�GHOO¶DQGDPHQWR�GHOOH�UHWULEX]LRQL� ORUGH�SHU�GLSHQGHQWH��
È, inoltre, GD�FRQVLGHUDUH�O¶HIIHWWR�GHOO¶LQWURGX]LRQH�GL�GXH�QXRYH�WLSRORJLH�GL�FRQWULEX]LRQH�H�GHOOD�
modifica delle contribuzioni, a partire dal 2015, in tema di integrazioni salariali di cui sono destinatari 
tutti i lavoratori subordinati sia a tempo parziale sia a tempo pieno, compresi i lavoratori con contratto 
GL�DSSUHQGLVWDWR�SURIHVVLRQDOL]]DQWH��7UD�LO������H�O¶DQQR�SUHFHGHQWH�O¶LQFUHPHQWR�q�VWato rilevante, 
pari al 4,4% (contro il 2,95 del biennio precedente). Di seguito sono riportate sinteticamente le 
principali novità in termini di contribuzione: 

x LQWURGX]LRQH�GHO�FRQWULEXWR�DGGL]LRQDOH�GHOO¶�������DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����F�����H�successivi della 
L. 92/2012, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a 
tempo indeterminato, con alcune esclusioni; 
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x LQWURGX]LRQH� GHO� FRQWULEXWR� SHU� O¶LQWHUUX]LRQH� GHL� UDSSRUWL� GL� ODYRUR� �FG�� FRQWULEXWR� GL�
licenziamento), di cXL�DOO¶DUW�����F�����GHOOD�/�����������SUHYLVWR�SHU�L�GDWRUL�GL�ODYRUR�LQ�WXWWL�L�
FDVL�LQ�FXL�OD�FHVVD]LRQH�GHO�UDSSRUWR�JHQHUL�LQ�FDSR�DO�ODYRUDWRUH�LO�WHRULFR�GLULWWR�DOO¶LQGHQQLWj�
1$6S,��D�SUHVFLQGHUH�GDOO¶HIIHWWLYD�SHUFH]LRQH�GHOOD�VWHVVD��7DOH�FRQWULEuto è pari al 41% del 
massimale mensile ASpI/NASpI GHOO¶DQQR� 

x PRGLILFD�� ULVSHWWR� DOOD� SUHYLJHQWH� GLVFLSOLQD� OHJDOH�� GHOO¶DVVHWWR� H� GHOOD� PLVXUD� GHOOD�
FRQWULEX]LRQH� DGGL]LRQDOH� FRQ� ULIHULPHQWR� DOOH� LQWHJUD]LRQL� VDODULDOL�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� �� GHO�
Decreto Legge 148/2015. 

A decorrere dal 24/9/2015 tale disposizione pone a carico delle imprese che presentano 
domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al: 

a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, 
UHODWLYDPHQWH�DO�SHULRGR�GL�LQWHJUD]LRQH�VDODULDOH�RUGLQDULD�R�VWUDRUGLQDULD��IUXLWR�DOO¶LQWHUQR�GL�
uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio 
mobile; 

b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 

c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile. 

In particolare, la nuova disciplina del contributo addizionale si caratterizza per i seguenti aspetti 
innovativi: la contribuzione è calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore 
SHU� OH� RUH� GL� ODYRUR� QRQ� SUHVWDWH� H�� TXLQGL�� QRQ� SL�� VXOO¶LQWHJUD]LRQH� FRUULVSRVWD, e la misura 
GHOO¶DOLTXRWD� YDULD� LQ� IXQ]LRQH� GHOO¶LQWHQVLWj� GL� XWLOL]]R� GHOOH� LQWHJUD]LRQL� VDODULDOL� QHOO¶DPELWR� GHO�
quinquennio mobile; inoltre il decreto in oggetto prevede: 

x riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi ordinari destinati a finanziare la CIGO (Cassa 
Integrazione GXDGDJQL�2UGLQDULD���VWDELOLWD�GDOO¶DUW. 13 del Decreto Legge 148/2015, anche in 
relazione alla effettiva utilizzazione. Le aliquote contributive per i trattamenti di integrazione 
salariale ordinari, a decorrere dal 24/9/2015, sono le seguenti: 

a) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese 
industriali che occupano fino a 50 dipendenti; 

b) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese 
industriali che occupano più di 50 dipendenti; 

c) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese 
industriali ed artigiane del settore edile; 

d) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese 
GHOO¶LQGXVWULD�H�DUWLJLDQDWR�ODSLGHL� 

e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati ed i quadri delle 
LPSUHVH�GHOO¶LQGXVWULD�H�GHOO¶DUWLJLDQDWR�HGLOH�H�ODSLGHL�FKH�RFFXSDQR�ILQR�D����GLSHQGHQWL� 

f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati ed i quadri delle 
LPSUHVH�GHOO¶LQGXVWULD�H�GHOO¶DUWLJLDQDWR�HGLOH�H�ODSLGHL�FKH�RFFXSDQR�SL��GL����GLSHQGHQWL� 

Nelle Tabelle 5.1.1 e 5.1.2 vengono riportate per gli anni 2008-2017, per singola tipologia di 
prestazione, le entrate contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti e le entrate per 
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trasferimenti dalla GIAS a copertura di variazioni di imponibile contributivo, di esoneri e riduzioni 
di aliquota in favore di settori o categorie produttive e altre agevolazioni. 

 

Tabella 5.1.1 - Rendiconto GPT degli anni 2008-2017 
Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti Competenza economica di Bilancio  

(valori espressi in milioni di euro) 

 

 

Tabella 5.1.2 - Rendiconto GPT degli anni 2008-2017 
Trasferimenti attivi dalla GIAS alla GPT 

(valori espressi in milioni di euro) 

 

Parallelamente, le prestazioni istituzionali (Tabella 5.1) hanno evidenziato una crescita dal 
2008 (anno di inizio della crisi economica) al 2013 per poi ridursi gradualmente al valore del 2015 
che è risultato inferiore a quello registrato nel 2009.  

In particolare nel 2015 le uscite per prestazioni, con riferimento alla competenza economica di 
ELODQFLR�� VL� VRQR� ULGRWWH�GHO������ULVSHWWR�DOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�PHQWUH� OH�HQWUDWH�FRQWULEXWLYH�VRQR�
LQYHFH�DXPHQWDWH�GHOO¶������ 

Descrizione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trattamenti di famiglia 6.224 5.887 6.124 6.201 6.216 6.419 6.454 6.299 6.434 6.833

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria 2.926 2.715 2.817 2.741 2.674 2.680 2.649 2.744 2.661 2.605

 - edilizia 687 598 607 567 488 417 459 456 419 387

 - lapidei industria 28 26 26 25 23 21 23 22 19 20

 - lapidei artigianato 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

 - industria 2.208 2.088 2.182 2.147 2.161 2.240 2.165 2.264 2.221 2.196

Cisoa 37 34 38 37 40 38 40 44 41 45

Trattamenti di disoccupazione 3.784 3.802 3.948 3.947 4.042 128 135 160 157 150

Trattamenti di ASPI/NASPI 4.516 4.678 4.790 5.038 5.297

Trattamenti economici di malattia 4.214 3.962 4.197 4.247 4.223 4.243 4.351 4.468 4.745 4.968

7UDWWDPHQWL�HFRQRPLFL�GL�PDWHUQLWj 1.088 1.063 1.100 1.095 1.130 1.138 1.121 1.158 1.152 1.214

Trattamenti di fine rapporto e vari 580 554 582 582 606 599 601 610 646 664

Finanziamento fondo di garanzia per omessi 
o insufficienti contributi datoriali alla 
previdenza complementare 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Totale 18.854 18.018 18.808 18.852 18.932 19.763 20.032 20.275 20.876 21.778

Descrizione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trattamenti di famiglia 1.368 1.348 1.323 1.354 1.457 1.448 1.576 1.466 1.572 1.577

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria 208 204 182 195 208 171 152 144 113 99

 - edilizia 129 136 116 128 137 102 103 96 79 72

 - lapidei industria 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3

 - lapidei artigianato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - industria 74 63 61 62 66 65 45 44 30 24

Cisoa 64 81 66 66 71 68 72 73 77 79

Trattamenti di disoccupazione 165 184 158 164 174 116 59 62 65 68

Trattamenti di ASPI/NASPI 49 81 52 43 34

Trattamenti economici di malattia

7UDWWDPHQWL�HFRQRPLFL�GL�PDWHUQLWj
Trattamenti di fine rapporto e vari 22 25 21 22 24 20 17 13 13 10

Totale 2.475 2.491 2.330 2.391 2.565 2.412 2.514 2.304 2.369 2.338

590580 471648 649 494 486540 557631
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La gestione presenta quindi un attivo di oltre 2,3 miliardi. La riduzione di prestazioni registrata 
QHO������q�JLXVWLILFDWD�SHU�OR�SL��GDOOD�FRPELQD]LRQH�GL�HIIHWWL�FRQWDELOL�VXL�UDWHL�DOO¶LQL]LR�H�DOOD�ILQH�
GHOO¶HVHUFL]LR�GRYXWL�DOO¶eliminazione in corso di anno di prestazioni di ASPI e mini ASPI e dai ratei 
SHU� O¶HURJD]LRQH�GL�SUHVWD]LRQL�GL�GLVRFFXSD]LRQH�RUGLQDULD� QRQ�DJULFROD�DQFRUD� LQ�FRUVR�DOO¶LQL]LR�
GHOO¶DQQR�������,QIDWWL, se analizziamo il dato sulle prestazioni conguagliate e liquidate nel 2015, esse 
risultano essere pari a 15.059 milioni di euro, mentre nel 2014 erano attestate su 14.843 milioni di 
HXUR�FRQ�XQ�LQFUHPHQWR�GHOO¶����52��6LD�QHOO¶DQQR������VLD�QHOO¶DQQR������OH�VSHVH�SHU�SUHVWD]LRQL�
istituzionali si attestano su un valore di circa 15.000 milioni di euro.  

La gestione per il 2017 presenta un saldo positivo di 4,0 miliardi di euro quale differenza tra il 
totale delle entrate pari a 24,1 miliardi e le uscite pari a 20,1 miliardi; rispetto al saldo gestionale del 
�����FKH�VL�HUD�DWWHVWDWR�VXL�����PLOLDUGL��O¶LQFUHPHQWR�q�GHO�����FLUFD� 

Le spese per prestazioni istituzionali (uscite) sono esposte analiticamente nella Tabella 5.2. 

Tabella 5.2 - Rendiconto GPT degli anni 2008-2017 
Spese per prestazioni istituzionali - Competenza economica di Bilancio (valori espressi in milioni di euro) 

 

Nel periodo in esame le spese per prestazioni al netto del recupero prestazioni non dovute (voce 
B in tabella) sono passate da 11.459 milioni del 2008 ai 15.055 milioni del 2017, con un aumento del 
�������DVFULYLELOH�VRSUDWWXWWR�DOO¶DXPHQWR�GHOOH�HURJD]LRQL�GL�WUDWWDPHQWL�GL�GLVRFFXSD]LRQH��1HO������
il calo di tali spese rispetto al picco del 2013 è stato pari al 10,7% ed è stato motivato precedentemente. 
Rispetto al complesso dellH�VSHVH�LVWLWX]LRQDOL��FRQ�ULIHULPHQWR�DOO¶DQQR�������JOL�RQHUL�SHU�LQWHUYHQWL�
di disoccupazione rappresentano il 44,7% degli oneri totali, mentre gli oneri di famiglia rappresentano 
il 24,5%. 

I trasferimenti al FPLD per coperture figurative - compresi negOL� ³Altri oneri di gestione´�
(Tabella 5.1) di cui sono la parte preponderante - sono esposti analiticamente nella successiva Tabella 

5.3.  

A proposito di queste ultime, l'INPS, con la circolare n. 11 del 28/1/2013, ha illustrato le 
modalità di calcolo automatizzato delle retribuzioni figurative da attribuire agli eventi registrati negli 

                                                             
52 I dati riportati nelle tabelle del Rapporto sono dati di competenza economica mentre i dati che non trova si riferiscono 
invece alla competenza finanziaria e sono stati indicati solo per spiegare che la diminuzione consistente di spese per 
SUHVWD]LRQL� GL� FRPSHWHQ]D� HFRQRPLFD� UHJLVWUDWD� QHO� ����� q� GRYXWD� DOO¶HIIHWWo dei ratei e non si registra invece nella 
competenza finanziaria. 

Descrizione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trattamenti di famiglia 3.831 3.760 3.552 3.670 3.726 3.817 3.676 3.611 3.733 3.693

Trattamenti di integrazione salariale 365 1.755 1.141 769 1.044 1.146 747 680 519 411

Trattamenti di disoccupazione e mini ASpI 3.051 4.198 4.656 4.560 5.233 3.057 1.855 1.102 1.113 1.215

Trattamenti di AspI 2.253 3.401 2.301 311 31

Trattamenti di NASpI* 1.300 4.907 5.488

Trattamenti economici di malattia 2.165 2.079 1.992 2.053 2.044 2.017 1.950 1.958 2.036 2.157

Trattamenti economici di maternità 2.038 2.124 2.088 2.216 2.284 2.292 2.186 1.990 1.878 1.729

Trattamenti di fine rapporto e vari 446 415 585 672 795 1.087 1.042 1.253 1.217 1.047

Totale (A) 11.896 14.331 14.014 13.940 15.126 15.669 14.857 14.195 15.715 15.772

Recupero prestazioni e altro (B) 437 424 464 434 493 520 590 661 709 717

Totale spese per prestazioni (A - B) 11.459 13.907 13.550 13.506 14.633 15.149 14.267 13.534 15.006 15.055

���,O�WUDWWDPHQWR�1$6S,�q�VWDWR�LVWLWXLWR��FRQ�GHFRUUHQ]D����PDJJLR�������GDO�'�/JV�Q��������
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estratti conto individuali. L'Istituto ha ritenuto pertanto opportuno abbandonare il sistema di calcolo 

per medie imposto dalle informazioni strutturate su base annua e, nel pieno rispetto dello spirito 

della normativa vigente, fare riferimento ai valori retributivi in atto nei periodi di assenza del 

lavoratore, quali sarebbero stati corrisposti in costanza di normale prestazione lavorativa. Tuttavia 
LQ�RFFDVLRQH�GHL�ELODQFL�FRQVXQWLYL�YLHQH�SUHGLVSRVWD�XQD�DSSRVLWD�UHOD]LRQH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW����GHOOD�
L. 218/1952 e successive modificazioni, in cui vengono riportate le metodologie, le basi tecniche e 
gli importi da trasferire al FPLD dalla Gestione Prestazioni Temporanee e dalla GIAS, ognuna per la 
propria quota parte, a copertura di periodi di disoccupazione agricola, di NASpI e di fruizione di 
trattamenti antitubercolari. La parte preponderante degli oneri per le coperture figurative è assorbita 
dalla NASpI. 

Tabella 5.3 - Rendiconto GPT degli anni 2008-2017                                                                            

Spese per coperture figurative (valori espressi in milioni di euro) 

Descrizione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Trattamenti di integrazione salariale:                     

industria 139 1.091 622 344 565 583 278 342 297 229 

edilizia 86 144 139 146 181 195 170 174 90 74 

lapidei 4 7 7 8 9 10 9 8 5 5 

Trattamenti di disoccupazione 3.198 4.984 4.908 4.907 5.941           

Aspi          2.431 3.882 2.759 364 46 

Mini AspI e agricoli          1.036 585 350 12 3 

NASpI (Art. 12, D. Lgs. 22/2015)*              953 2.553 3.116 

Altri trattamenti di disoccupazione           1.207 604 436 443 428 

Totale  3.427 6.226 5.676 5.405 6.696 5.462 5.528 5.022 3.764 3.901 

(*) vedi nota (**) tab. 5.2 

 

3HU�FRPSOHWDUH�LO�TXDGUR�VXOOH�³prestazioni di sostegno al reddito´�RFFRUUH�FRQVLGHUDUH�DQFKH�
la parte di interventi posti a carico della GIAS (accennati ma non trattati contabilmente nel capitolo 
2.6). In questo capitolo, per evitare duplicazioni sia descrittive che contabili, ci occuperemo della 
parte GIAS relativa al solo sostegno al reddito. La L. 88/1989 ha recepito il concetto di separazione 
degli oneri di carattere assicurativo previdenziale da altri di natura assistenziale impropriamente 
DWWULEXLWL�DO�FRPSDUWR�SUHYLGHQ]LDOH��7DOL�XOWLPL�RQHUL��LQIDWWL��ULVXOWDQR�DVVXQWL�GDOOD�QXRYD�³*HVWLRQH�
degli interventi assistenziali e di sostegno alOH�JHVWLRQL�SUHYLGHQ]LDOL��*,$6�´�SUHYLVWD�GDOO¶DUW������LO�
FXL�ILQDQ]LDPHQWR�q�DVVLFXUDWR�GDOOR�6WDWR��,Q�SDUWLFRODUH�TXHVW¶XOWLPD�*HVWLRQH�SURYYHGH�D�WUDVIHULUH�
alla Gestione prestazioni temporanee (GPT) il corrispettivo del  mancato gettito contributivo a seguito 
di agevolazioni contributive per esoneri e riduzioni di aliquote previsti in favore di particolari settori 
o categorie produttive (ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, quelli di solidarietà e 
l'apprendistato), ad assumere a proprio carLFR�OD�TXRWD�SDUWH�GHOO¶DVVHJQR�DO�QXFOHR�IDPLOLDUH�GL�FXL�
alla L. ���������� LO� FRQWULEXWR� GHOOR�6WDWR� SHU� OD� FRSHUWXUD� GHOO¶DVVHJQR�SHU� LO� QXFOHR� IDPLOLDUH� DL�
lavoratori dipendenti agricoli (L. 1038/1961),  quota parte del trattamento ordinario di disoccupazione 
agricola di cui alle Leggi 5 novembre 1968, n. 1115, del 6 agosto 1975, n. 427, quota parte dei 
trattamenti NASpI, ecc.). 
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Inoltre, sempre a carico della GIAS, sono poste le spese per prestazioni istituzionali relative 
DOOH�LQWHJUD]LRQL�VDODULDOL�VWUDRUGLQDULH��DOO¶LQGHQQLWj�GL�PRELOLWj�H�JOL�DPPRUWL]]DWRUL�VRFLDOL�LQ�GHURJD�
introdotti con D.lgs 185 del 29 novembre 2008 (decreto "anticrisi"), convertito in L. 2/2009.  

Nella Tabella 5.4 si analizzano in particolare gli oneri per il mantenimento del salario e i 
trasferimenti al FPLD per il riconoscimento figurativo dei relativi periodi. Tra i trattamenti di 
disoccupazione vanno principalmente compresi: la quota parte del trattamento di disoccupazione 
ordinaria non agricola, dei trattamenti di ASPI, Mini-ASPI e NASpI, dell'indennità di disoccupazione 
agricola introdotta dalla L. 247/2007, il trattamento speciale di disoccupazione edile e gli assegni di 
utilizzo in attività socialmente utili (ASU). 

Tabella 5.4 - Rendiconto GIAS degli anni 2008-2017                                                                      

Oneri per il mantenimento del salario (valori espressi in milioni di euro) 

 

Nella Tabella 5.5 sono indicati i finanziamenti contributivi dei datori di lavoro per l'indennità 
di mobilità nella misura dello 0,30%, dello 0,80% per i trattamenti speciali di disoccupazione edile e 
dello 0,90% (di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) per i trattamenti di integrazione salariale 
straordinaria.  

/H�HYLGHQ]H�FRQWDELOL�SHU�O¶DQQR������FRQ�ULJXDUGR�DOOH�XVFLWH�SHU�SUHVWD]LRQL��Tabella 5.4) e 
alle entrate contributive (Tabella 5.5) mostrano gli effetti delle disposizioni introdotte dalla Legge 28 
giugno 2012 n. 92, che ha abrogato i seguenti trattamenti e la relativa contribuzione di finanziamento, 
a partire dalO¶1/1/2017: 

 

A) Prestazioni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Trattamenti di disoccupazione 1.419 2.191 2.165 2.239 2.621 2.884 3.557 2.717 3.855 3.996
AspI e mini AspI 1.586 2.921 1.299 195 21

NASpI* 770 3.033 3.363

altri 1.298 636 648 627 612

,QGHQQLWj�GL�PRELOLWj 882 1.144 1.346 1.435 1.685 2.081 2.284 2.108 1.462 863
ordinaria 794 1.043 1.169 1.192 1.387 1.716 1.980 1.888 1.334 776

in deroga 88 101 177 243 298 365 304 220 128 87

Trattamenti Cigs 508 1.121 2.173 1.981 2.449 2.811 2.914 1.856 1.499 892
ordinaria 396 825 1.608 1.386 1.634 2.038 2.195 1.489 1.300 772

in deroga 112 296 565 595 815 773 719 367 199 120

Trattamenti diversi 1 3 1 9 5 11 1 32 44 84
Totale 2.810 4.459 5.685 5.664 6.760 7.787 8.756 6.713 6.860 5.835

B) Coperture figurative e IVS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Trattamenti di disoccupazione 83 316 188 197 271 142 92 67 1.554 1.836
,QGHQQLWj�GL�PRELOLWj 679 815 951 1.039 1.219 1.391 1.462 1.412 1.107 701
ordinaria 617 742 830 896 948 1.088 1.228 1.249 1.013 637

in deroga 62 73 121 143 271 303 234 163 94 64

Trattamenti Cigs 387 894 1.750 1.729 1.935 2.082 2.034 1.608 1.315 676
ordinaria 302 686 1.228 1.146 1.244 1.550 1.540 1.358 1.182 595

in deroga 85 208 522 583 691 532 494 250 133 81

Trattamenti diversi 6 0 0 0 0 0 0
Totale 1.149 2.025 2.889 2.971 3.425 3.615 3.588 3.087 3.976 3.213

���/¶DUWLFROR���GHO�'�/JV�Q����GHO������KD�LVWLWXLWR��GDO����PDJJLR�������XQD�LQGHQQLWj�PHQVLOH�GL�GLVRFFXSD]LRQH�GHQRPLQDWD�1XRYD�
SUHVWD]LRQH�GL�$VVLFXUD]LRQH�6RFLDOH�SHU�O¶LPSLHJR��1$6S,���LQ�VRVWLWX]LRQH�GHOOH�LQGHQQLWj�$6S,�H�0QL�$6S,�LQWURGRWWH�GDOO¶DUWLFROR���GHOOD�
legge  n.92 del 2012.
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x indennità di mobilità ordinaria; 
x trattamento speciale di diVRFFXSD]LRQH�SHU�O¶HGLOL]LD�GL�FXL�DO�'HFUHWR�/HJJH����PDJJLR������  

n. 299 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451; 
x WUDWWDPHQWR�VSHFLDOH�GL�GLVRFFXSD]LRQH�SHU� O¶HGLOL]LD�di cui agli artt. da 9 a 19 della Legge 6       

agosto 1975 n. 427. 

Tabella 5.5 - Rendiconto GIAS degli anni 2008-2017                                                                      
Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti (valori espressi in milioni di euro) 

 

1HO�FRPSOHVVR�TXLQGL�SHU� O¶DQQR������OH�SUHVWD]LRQL�D�VRVWHJQR�GHO�UHGGLWR�HURJDWH�VLD�GDOOD�
GPT sia dalla GIAS (somma delle voci totali di Tabella 5.2, 5.3, 5.4 sezioni A e B), al netto delle 
spese di funzionamento della quota parte delle due gestioni speciali, sono ammontate a 28.004 milioni 
di euro contro i 29.606 del 2016 con un decremento del 5,4%.  

Nella Tabella 5.6 sono riportate per memoria le aliquote contributive a carico della produzione 
per le gestioni GPT e GIAS.  

Tabella 5.6 - Aliquote contributive per i principali settori di attività in vigore nel 2017 

 

 

 

Anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

,QGHQQLWj�GL�PRELOLWj 524 549 706 641 589 579 609 587 485 50
Trattamenti Cigs (*) 1.041 977 1.066 1.071 1.085 1.110 1.073 1.083 1.139 1.255
Trattamenti speciali edili 120 106 109 100 90 79 80 76 75 3
Totale 1.685 1.632 1.881 1.812 1.764 1.768 1.762 1.746 1.699 1.308

(*) L'aliquota contributiva Cigs grava per un terzo a carico del lavoratore (0,30%)

Voci contributive
Settore di attività operai impiegati operai impiegati operai impiegati operai impiegati operai impiegati operai impiegati operai impiegati operai impiegati

Industria in genere

fino a 15 dip. 1,61 1,61 0,20 0,20 0,68 0,68 1,70 1,70 2,22 0,46 0,46 6,87 4,65

Da 16 a 50 dip. 1,61 1,61 0,20 0,20 0,68 0,68 1,70 1,70 0,90 0,90 2,22 0,46 0,46 7,77 5,55

più di 50 dip. 1,61 1,61 0,20 0,20 0,68 0,68 2,00 2,00 0,90 0,90 2,22 0,46 0,46 8,07 5,85

Industria edile (***)

fino a 15 dip. 2,41 2,41 0,20 0,20 0,68 0,68 4,70 1,70 2,22 0,46 0,46 10,67 5,45

Da 16 a 50 dip. 2,41 2,41 0,20 0,20 0,68 0,68 4,70 1,70 0,90 0,90 2,22 0,46 0,46 11,57 6,35

più di 50 dip. 2,41 2,41 0,20 0,20 0,68 0,68 4,70 2,00 0,90 0,90 2,22 0,46 0,46 11,57 6,65

Artigianato 0,70 0,70 0,20 0,20 2,22 3,12 0,90

Artigianato edile (***)

fino a 50 dip. 1,50 1,50 0,20 0,20 4,70 1,70 2,22 8,62 3,40

più di 50 dip. 1,50 1,50 0,20 0,20 4,70 2,00 2,22 8,62 3,70

Artigianato lapidei

fino a 50 dip. 0,70 0,70 0,20 0,20 3,30 1,70 2,22 6,42 2,60

più di 50 dip. 0,70 0,70 0,20 0,20 3,30 2,00 2,22 6,42 2,90

Credito e Assicurazioni 1,61 1,61 0,20 0,20 0,68 0,68 0,46 0,46 2,95 2,95

Commercio

fino a 50 dip. 1,61 1,61 0,20 0,20 0,68 0,68 2,44 2,44 0,24 0,24 5,17 5,17

Da 50 a 200 dip. 1,61 1,61 0,20 0,20 0,68 0,68 0,90 0,90 2,44 2,44 0,24 0,24 6,07 6,07

più di 200 dip. 1,61 1,61 0,20 0,20 0,68 0,68 0,90 0,90 2,44 2,44 0,24 0,24 6,07 6,07

Commercio CUAF ridotta

fino a 50 dip. 0,48 0,48 0,20 0,20 0,00 0,00 2,44 2,44 0,00 0,00 3,12 3,12

Da 50 a 200 dip. 0,48 0,48 0,20 0,20 0,00 0,00 0,90 0,90 2,44 2,44 0,00 0,00 4,02 4,02

più di 200 dip. 0,48 0,48 0,20 0,20 0,00 0,00 0,90 0,90 2,44 2,44 0,00 0,00 4,02 4,02

(valori percentuali della retribuzione imponibile)

(*) La NASPI comprende l'aliquota di 0,30% destinata al Fondo di rotazione ex art. 25 L. n. 845/1978
(**) la L. 92/2012 istituisce al comma 28 un contributo addizionale di 1,40% per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato con esclusione dei casi rientranti nel comma 29
(***) nella NASPI la voce comprende l'aliquota di 0,80% per il Trattamento speciale

Totale

Tabella 5.6 - Aliquote contributive per i principali settori di attività in vigore nel 2017

NASPI (*) (**) garanzia TFR CUAF cig ordinaria cig straordinaria indennità malattia indennità maternità
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5.1 Il sistema dei Fondi di solidarietà, interprofessionali e bilaterali 

Le crisi economiche degli ultimi decenni hanno posto l'esigenza di attivare misure di intervento 
per ridurre, quanto più possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, i rischi per i lavoratori 
derivanti dalla inoccupazione e dall¶uscita anticipata dal mondo del lavoro ricorrendo a un diverso 
meccanismo di finanziamento, integrativo e/o sostitutivo di quello pubblico. Sono sorti così nel tempo 
nuovi organismi costituiti dalle parti sociali, datori di lavoro e lavoratori, con la finalità di garantire 
nuove forme di tutela integrative di quelle pubbliche53. 

Questi Enti (Fondi di Solidarietà, Fondi Interprofessionali ed Enti Bilaterali) potrebbero quindi 
essere assai utili per rendere più flessibili le uscite dal mondo del lavoro irrigidite dalla c.d. Legge 
Fornero, utilizzando parte delle risorse destinate alla tutela integrativa in favore dei lavoratori di 
alcuni settori di attività economica che attualmente sono già gestite da organismi di natura privatistica 
e paritetica, istituiti dalla contrattazione collettiva o dalla legge e appartenenti al mondo della 
solidarietà e della bilateralità, beneficiando altresì di parte della contribuzione per mobilità (0,30% 
del monte redditi) soppressa dal 2017. Si tratterebbe LQ�VRVWDQ]D�GL�UHDOL]]DUH�XQ�³secondo pilastro´�
di natura privatistica (sul modello dei fondi pensione e dei fondi sanitari che manterrebbero 
HVFOXVLYDPHQWH�OD�IXQ]LRQH�VDQLWDULD��FRQ�OD�IXQ]LRQH�GL�JHVWLUH�³SROLWLFKH�DWWLYH�H�SDVVLYH�H�WUD�TXHVWH�
la formazione ed il collocamento.  

Tuttavia è stato raggiunto un livello di proliferazione eccessivo e una sovrapposizione di 

interventi rispetto a medesime categorie di soggetti e la numerosità e pluralità degli Enti richiede una 
forte riconsiderazione in ottica di razionalizzazione delle funzioni e delle risorse al fine di poter 
davvero diventare il secondo pilastro delle politiche passive e attive nei seguenti settori: 

x formazione 
x integrazioni a sostegno del reddito  
x flessibilità in uscita ± anticipazione della pensione che garantisca l'erogazione di un assegno 

straordinario per pensionamenti anticipati, secondo il modello già utilizzato per i Fondi di 

solidarietà operanti nel settore credito. 

5.2    APE Social e lavori gravosi: i rischi di una giungla pensionistica  

,�GHWWDJOL�GHOO¶DQWLFLSR�SHQVLRQL��$3(�VLD�VRFLDOH�VLD�YRORQWDULD�H�GHOOH�DOWUH�IRUPH�SHU�FRQVHQWLUH�
GL�DQWLFLSDUH�O¶XVFLWD�GDO�PHUFDWR�GHO� ODYRUR�SHU�DFFHGHUH�DOOD�SHQVLRQH��ODYRUDWRUL�SUHFRci, opzione 
donna, lavori gravosi), forme istituite con la Legge di Bilancio per il 2018, sono ben illustrate in 
dettaglio nella appendice al presente Rapporto. Le proposte relative a quota 100 e le altre flessibilità, 
sono trattate ai paragrafi 9.5 e 9.6 del capitolo 9. 3HUFKp�VL�q�VHQWLWD�O¶HVLJHQ]D�GL�LQWURGXUUH�WXWWL�TXHVWL�
provvedimenti? La Legge Monti Fornero ha funzionato? Quali i rischi?  

Questo paragrafo è un completamento della descrizione di tutte le forme di sostegno al reddito 
FKH�VL�WURYDQR�LQ�TXHVWR�FDSLWROR��QHO�FDSLWROR���H�QHOO¶DSSHQGLFH�SHU�FXL�q�VROR�XQD�ULIOHVVLRQH�VLQWHWLFD�
di questi temi. A) La Riforma Fornero ha funzionato? Stando ai dati aggiornati parrebbe di no. Negli 
oltre 25 anni di riforme (dal 1992 a oggi) non si era mai verificato che una riforma venisse corretta 
con una serie di provvedimenti da più Governi (i Governi Letta, Renzi e Gentiloni) e con ben 8 

                                                             
53 Con la L. 662 del 1996 è stata introdotta, in via sperimentale, l'istituzione di Fondi di solidarietà di settore presso l'INPS, 
sulla base di specifici accordi di contrattazione collettiva tra le parti sociali e su base volontaria, con la finalità di erogare 
determinate prestazioni. 



82 
 

salvaguardie di cui hanno beneficiato oltre 140.000 lavoratori andati in pensione con le regole pre-
Fornero in meno di 5 anni e con O¶$PE Social (in pratica una 9° salvaguardia mascherata) che ne 
salvaguarderà altri 45 mila circa; in totale più di 180 mila lavoratori esentati dalle rigidità Fornero 
(dal 2013 al 2018 una media annua di oltre 36 mila lavoratori). Inoltre la Legge di Bilancio per il 
������SHU�DXPHQWDUH� LO� QXPHUR�GHL� VDOYDJXDUGDWL��KD�SUHYLVWR� L� ODYRUL� ³JUDYRVL´�GL�FXL�PDQFD�XQD�
precisa definizione in letWHUDWXUD��F¶q�SHU�JOL�XVXUDQWL��H�FKH�VWD�ULSRUWDQGR�LO� VLVWHPD�SUHYLGHQ]LDOH�
DJOL�DQQL�GHOOD�³giungla pensionistica´�TXDQGR�RJQL�FDWHJRULD��FRPH�QHJOL�DQQL�GHOOD�VSHVD�IDFLOH��KD�
regole di pensionamento diverse; e pensare che ci sono voluti più di 20 anni per arrivare ad un sistema 
standardizzato come nei migliori Paesi OSCE. Ora, accanto alle 8 salvaguardie ci sono le proposte di 
quota 100 e dintorni esaminate nel capitolo 9. Come per la spesa assistenziale, le promesse politiche 
in materia di politiche passive e prepensionamenti, mettono a dura prova la tenuta della spesa 
pubblica; meglio certamente, per sostenere il welfare state, sarebbero stati provvedimenti di politiche 
attive del lavoro e investimenti pubblici di cui il Paese ha enormemente bisogno e (manutenzioni del 
territorio, infrastrutture, viabilità, acqua ecc.��FKH�DYUHEEHUR�DQFKH�DXPHQWDWR�O¶RFFXSD]LRQH��,QYHFH�
si ripropongono sterili politiche di assistenza (pensioni e reddito di cittadinanza) e prepensionamenti 
mascherati (una eccessiva quota 100). 
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6. I trattamenti pensionistici per tipologia, genere, durata media delle 

prestazioni, classe di importo per pensioni e pensionati, per regioni e 

province di pagamento 

Nei precedenti capitoli sono state analizzate le singole gestioni previdenziali sia in termini di 
dati di bilancio sia di aliquote di equilibrio; di seguito, sulla base dei dati rilevati dai bilanci delle 
singole gestioni e dal &DVHOODULR�&HQWUDOH�GHL�3HQVLRQDWL�JHVWLWR�GDOO¶,136� al quale confluiscono le 
informazioni che obbligatoriamente tutti gli enti previdenziali devono fornire in merito alle 
SUHVWD]LRQL�LQ�SDJDPHQWR��YHQJRQR�HYLGHQ]LDWL�L�GDWL�UHODWLYL�DOO¶LQVLHPH�GHL�WUDWWDPHQWL�SHQVLRQLVWLFL�
per tipologia, numero ed importo. Vengono altresì analizzati, i trattamenti pensionistici dei dipendenti 
e dei componenti degli Enti e degli Organi Costituzionali rilevati sulla base dei dati di bilancio 
pubblicati dagli stessi organismi nonché i vitalizi dei parlamentari (Camera e Senato della 
Repubblica) e degli eletti nei consigli Regionali; tali prestazioni non sono presenti nel Casellario.  

I pensionati - Anche nel 2017 si registra una lieve decrescita del numero dei pensionati che 
sono 16.041.852. La loro diminuzione è iniziata nel 2009 ed è proseguita in modo costante per effetto 
delle ultime riforme previdenziali, che hanno innalzato gradualmente tutti i requisiti anagrafici e 
contributivi. Tra il 2008 e il 2017 (si veda Tabella 6.2) i pensionati sono diminuiti di 737.703 soggetti, 
con una variazione percentuale negativa per tutto il periodo del -4,4%. Nel 2017 il numero dei 
pensionati beneficiari dei trattamenti pensionistici del sistema Italia è pari a 16.041.852, (22.656 
soggetti in meno rispetto al 2016, con una variazione percentuale tendenziale del -0,14%), dei quali 
il 52,5% sono donne FKH�VRQR�GHVWLQDWDULH�GL�ROWUH�O¶����GHOOH�SHQVLRQL�GL�UHYHUVLELOità (con importi 
pari dal 60%, fino al 30%, della pensione diretta)54. Il tasso di pensionamento grezzo evidenzia il 
numero di pensionati sul totale della popolazione, pari in totale al 26,52% degli abitanti, cioè su 3,77 
abitanti uno è pensionato (Tabella 6.1). 

Tabella 6.1 - Numero di pensionati e tasso di pensionamento grezzo per sesso al 31 dicembre 2015 e 2016 

Sesso 
Numero pensionati Tasso di pensionamento grezzo(1)  

2016 2017 2016 2017 

Maschi  7.601.326 7.622.070 25,81% 25,90% 
Femmine 8.463.182 8.419.782 27,17% 27,11% 
Totale 16.064.508 16.041.852 26,51% 26,52% 

Fonte: INPS - Casellario centrale dei pensionati - Per l'anno 2017 i dati sono provvisori 

(1) Pensionati / Popolazione residente 

Le pensioni - La leggera crescita delle pensioni previdenziali, indennitarie e assistenziali- sono 
22.994.698 - che si osserva nel 2017 rispetto al 2016, comincia ad essere in controtendenza rispetto 
DOO¶DQGDPHQWR�GHL�SHQVLRQDWL��1HO�SHULRGR�WUD�LO������H�LO������VL�QRWD una diminuzione complessiva 
di 814.150 pensioni, cui corrisponde nel periodo una variazione negativa del -3,4%. La variazione 
negativa delle pensioni IVS (-������q�DWWHQXDWD�GDOO¶DQGDPHQWR�FUHVFHQWH�H�LQ�FRQWURWHQGHQ]D�GHOOH�
pensioni assistenziali, che nel periodo considerato aumentano di 273 mila unità, con una variazione 
positiva del 6,5% (Tabella 6.2). 

 

                                                             
54 3HU� OH� SHQVLRQL� HURJDWH� GLUHWWDPHQWH� GDOO¶,136�� DOO¶��������� VX� XQ� WRWDOH� GL� ���������� SHQVLRQL� GL� UHYHUVLELOLWj� OH�
beneficiarie donne sono 3.272.194, pari aOO¶����GHO�WRWDOH� 
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Tabella 6.2 - Numero di pensionati e di pensioni vigenti per categoria, variazione percentuale annua e variazione 
del periodo al 31 dicembre degli anni 2008 ± 2017 

 

Le prestazioni pensionistiche - Nel 2017 risultano in pagamento 22.994.698 prestazioni 

pensionistiche, di cui 17.757.896 erogate nella tipologia IVS (gestioni INPS, ex INPDAP e ex 
ENPALS), cui vanno aggiunte le 4.504.209 pensioni assistenziali, di cui 3.440.312 prestazioni di 
invalidità civile, 888.508 pensioni e assegni sociali e 175.389 pensioni dirette e indirette di guerra, e 
732.593 prestazioni indennitarie GHOO¶INAIL (Tabella 6.3).  

 

Tabella 6.3 - Prestazioni pensionistiche e relativo importo annuo complessivo e medio per tipologia di pensione 
negli anni 2016 e 2017 

 

Tra i dati del presente Rapporto55 e quelli Casellario INPS/ISTAT (Tabella 6.3) F¶q� XQD�
differenza dovuta alla diversa data di calcolo: 31/12/2017 la prima e 7/2018 la seconda. Un esempio: 
VH�SHU�DOFXQH�SHQVLRQL�GL�FRPSHWHQ]D�������FKH�GHFRUURQR�GDOO¶����������OD�ODYRUD]LRQH��LO�FDOFROR�H�
la liquidazione avviene in ritardo a marzo 2018 per un certo impedimento, il Casellario le conteggia 
PHQWUH� QRQ� VRQR� FRPSUHVH� WUD� OH� ³YLJHQWL� DO� ����������´�� OR� VWHVVR� HVHPSLR� YDOH��PD� FRQ� VHJQR�
opposto, per le pensioni da eliminare. Per la precisione nel nostro Rapporto il numero totale relativo 
alle SHQVLRQL� ,96� ³YLJHQWL�DO�����������´� �HVFOXVH� OH�&DVVH�3URIHVVLRQDOL��q�SL�� EDVVR�GL���������

                                                             
55 Cfr. Tabella B.28.a, appendice. 

Numero pensionati 16.779.555  16.733.031  16.707.026  16.668.584  16.593.890  16.393.369  16.259.491  16.179.377  16.064.508  16.041.852  -737.703

Variazione
percentuale annua

- -0,28 -0,16 -0,23 -0,45 -1,21 -0,82 -0,49 -0,71 -0,14 -4,40

Numero pensioni IVS (1) 18.626.737 18.600.174 18.620.674 18.569.652 18.469.661 18.230.958 18.089.748 17.962.816 17.795.577 17.757.896 -868.841

Variazione

percentuale annua
- -0,14 0,11 -0,27 -0,54 -1,29 -0,77 -0,70 -0,93 -0,21 -4,66

Numero pensioni 

indennitarie (2) 951.264      907.501      880.129      847.569      827.272      805.788      786.059      767.844      748.471      732.593      -218.671

Variazione

percentuale annua
- -4,60 -3,02 -3,70 -2,39 -2,60 -2,45 -2,32 -2,52 -2,12 -22,99

Numero pensioni 

assistenziali (3) 4.230.847   4.328.137   4.262.220   4.259.474   4.273.566   4.279.258   4.322.667   4.364.203   4.421.968   4.504.209   273.362

Variazione

percentuale annua
- 2,30 -1,52 -0,06 0,33 0,13 1,01 0,96 1,32 1,86 6,46

Totale pensioni 23.808.848  23.835.812  23.763.023  23.676.695  23.570.499  23.316.004  23.198.474  23.094.863  22.966.016  22.994.698  -814.150

Variazione

percentuale annua
- 0,11 -0,31 -0,36 -0,45 -1,08 -0,50 -0,45 -0,56 0,12 -3,42

(1) Pensioni di vecchiaia/anzianità/anticipate, pensioni di invalidità/inabilità e pensioni ai superstiti 

(2) Rendite Inail ed ex Ipsema per infortuni sul lavoro e malattie professionali

(3) Pensioni di invalidità civile , indennità di accompagnamento, pensioni/assegni sociali e pensioni di guerra.

Fonte: Inps - Casellario centrale dei pensionati - Per l'anno 2017 i dati sono provvisori.

2016 2017

Anni
Variazioni ass. 

e % del periodo 

2017/2008
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

milioni di euro % euro N.I. milioni di euro % euro N.I.

Ivs 17.795.577       77,5          255.356             90,4          14.349       116,7       17.757.896        77,2       259.431            90,4            14.609         117,1     

   Vecchiaia 11.803.946       51,4         199.241            70,5         16.879      137,3       11.821.797       51,4       203.103           70,8           17.180         137,7    

   Invalidità 1.252.715         5,5           14.515               5,1           11.587      94,2         1.208.098          5,3         14.313             5,0             11.847         94,9       

   Superstiti 4.738.916         20,6         41.599               14,7         8.778         71,4         4.728.001          20,6       42.015             14,6           8.886           71,2       

Indennitarie 748.471             3,3            4.295                  1,5            5.739         46,7          732.593              3,2          4.209                1,5              5.746            46,0       

Assistenziali 4.421.968          19,3          22.764               8,1            5.148         41,9          4.504.209          19,6       23.298              8,1              5.172            41,5       

   Invalidità civile 3.359.432         14,6         16.659               5,9           4.959         40,3         3.440.312          15,0       17.122             6,0             4.977           39,9       

   Pensioni sociali 873.249            3,8           4.803                 1,7           5.501         44,7         888.508             3,9         4.922                1,7             5.540           44,4       

   Guerra 189.287            0,8           1.302                 0,5           6.877         55,9         175.389             0,8         1.253                0,4             7.146           57,3       

Totale 22.966.016       100,0       282.415             100,0       12.297       100,0       22.994.698        100,0     286.938            100,0         12.478         100,0     

Fonte: Inps - Casellario Centrale dei Pensionati - Per l'anno 2017 i dati sono provvisori

Tipologia di pensione
2017

Importo medio 
Numero pensioni

Importo complessivo Importo medio Numero 
pensioni

%
Importo complessivo 

%

2016
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unità, inferiore di 394.636 prestazioni di invalidità civile, e inferiore di 26.697 prestazioni relative 
alle pensioni e assegni sociali.  

Numero di prestazioni, numero di pensionati e importo medio della pensione lordo e netto - 
Poiché spesso appaiono notizie sugli importi delle pensioni, si ritengono utili le seguenti osservazioni 
al fine di una corretta informazione. Le tabelle seguenti indicano i dettagli del numero delle pensioni 
e dei pensionati suddivisi per classi di importo multiple del trattamento minimo (501,89 euro per 
mese); in particolare la Tabella 6.4 evidenzia il numero delle prestazioni complessive in pagamento, 
di cui alla precedente Tabella 6.3, al lordo delle imposte (IRPEF e delle eventuali detrazioni); la 
Tabella 6.5, invece, il numero di pensionati per i quali, ed è una novità del presente Rapporto, 
YHQJRQR� LQGLFDWL� O¶DPPRQWDUH� GHO� reddito pensionistico, per importo complessivo annuo e per 
importo medio annuo sia lordo sia netto56, interno a ciascuna classe di importo. Come si può notare i 
pensionati con importi del reddito pensionistico superiori a 3.011 euro lordi al mese (reddito 
pensionistico maggiore di 39.148 euro lordi annui, circa 2.000 euro netti al mese) sono 889.920, il 
5,55% del totale. I redditi medi derivanti dagli stipendi dei quasi 576.000 quadri, funzionari e dirigenti 
LQ�VHUYL]LR��VRQR�PHGLDPHQWH�GL�FLUFD��������HXUR�ORUGL�O¶DQQR��TXDVL������0 euro al netto di contributi 
e IRPEF, pari a circa 4.200 euro netti mensili). Questo dato conferma che il numero delle pensioni in 
pagamento superiori a 3.011 euro mensili lordi (673.250), sono davvero correlate alle relative 
retribuzioni dichiarate ai fini IRPEF, anche se, la numerosità evidenziata non rispecchia certamente 
le ricchezze e il tenore di vita del nostro Paese.  

Altro dato interessante è il numero delle pensioni fino a una volta il minimo (501,89 euro 
mensili) che sono poco più di 8 milioni, ma i pensionati sono circa 2.255.000. Stesso discorso vale 
per la successiva classe di importo (da 501,90 euro a 1.003,78 euro lordi mensili), cui appartengono 
poco più di 7,2 milioni di prestazioni pensionistiche, ma circa 4,3 milioni di pensionati. Tale 
fenomeno si spiega perché nel reddito pensionistico spesso si cumulano, in capo a uno stesso 
individuo (questo vale per il 33,9% dei pensionati), una pensione di importo medio o alto e un 
secondo o terzo importo di un trattamento basso (quote di pensioni in regime internazionale, pensioni 
supplementari, indennità di accompagnamento, pensioni complementari, pensioni di reversibilità, 
ecc.), che quando si sommano, si classificano non più come singola pensione (classi di importo della 
pensione), ma come pensionato e quindi come classi di reddito pensionistico (Tabella 6.5), prodotto 
dal cumulo dei trattamenti e dei redditi previdenziali; tutto ciò fa sì che il pensionato si collochi in 
classi di reddito pensionistico più elevate rispetto a quelle più basse in cui si erano posizionate le 
singole pensioni.  

 

 

                                                             
56 *OL�LPSRUWL�GHO�UHGGLWR�SHQVLRQLVWLFR�DO�QHWWR�GHOO¶,53()�VRQR�VWDWL�VWLPDWL�GDOO¶,136��GDOOD�VWLPD�GHJOL�LPSRUWL�QHWWL�
sono escluse le addizionali regionali e comunali e le detrazioni per carichi familiari. Il dato contabile è riportato nel 
capitolo 9, in Tabella 9.4.1. Per reddito pensionistico si intende la somma delle pensioni e prestazioni, anche di natura 
assistenziale, percepite da ogni pensionato che, come indicato in Tabella 9.1 sono 1,433 pensioni per ogni pensionato.  
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Tabella 6.4 - Numero di pensioni e importo lordo annuo complessivo(1) e medio della pensione per classi di 
importo mensile(2) Anno 2017

 

Fino a 1 volta il minimo Fino a 501,89 8.025.705                    32.328.521.670                              4.028,12                                   

Da 1 a 2 volte il minimo Da 501,90 a 1003,78 7.202.088                    63.510.439.707                              8.818,34                                   

Da 2 a 3 volte il minimo Da 1003,79 a 1505,67 3.449.095                    56.065.462.427                              16.255,12                                 

Da 3 a 4 volte il minimo Da 1505,68 a 2007,56 1.945.134                    43.906.327.614                              22.572,39                                 

Da 4 a 5 volte il minimo Da 2007,57 a 2509,45 1.185.955                    34.393.494.796                              29.000,67                                 

Da 5 a 6 volte il minimo Da 2509,46 a 3011,34 513.471                       18.189.827.813                              35.425,23                                 

Da 6 a 7 volte il minimo Da 3011,35 a 3513,23 242.192                       10.168.929.829                              41.987,06                                 

Da 7 a 8 volte il minimo Da 3513,24 a 4015,12 126.959                       6.173.027.485                                48.622,21                                 

Da 8 a 9 volte il minimo Da 4015,13 a 4517,01 78.099                         4.318.678.414                                55.297,49                                 

Da 9 a 10 volte il minimo Da 4517,02 a 5018,9 59.398                         3.672.607.097                                61.830,48                                 

Da 10 a 11 volte il minimo Da 5018,91 a 5520,79 48.073                         3.288.830.337                                68.413,25                                 

Da 11 a 12 volte il minimo Da 5520,8 a 6022,68 38.238                         2.860.478.829                                74.807,23                                 

Da 12 a 13 volte il minimo Da 6022,69 a 6524,57 23.760                         1.933.003.457                                81.355,36                                 

Da 13 a 14 volte il minimo Da 6524,58 a 7026,46 16.992                         1.491.506.422                                87.776,98                                 

Da 14 a 15 volte il minimo Da 7026,47 a 7528,35 12.235                         1.157.044.185                                94.568,38                                 

Da 15 a 16 volte il minimo Da 7528,36 a 8030,24 7.634                           770.278.381                                   100.901,02                               

Da 16 a 17 volte il minimo Da 8030,25 a 8532,13 4.702                           504.908.195                                   107.381,58                               

Da 17 a 18 volte il minimo Da 8532,14 a 9034,02 3.073                           350.390.690                                   114.022,35                               

Da 18 a 19 volte il minimo Da 9034,03 a 9535,91 2.162                           260.501.601                                   120.491,03                               

Da 19 a 20 volte il minimo Da 9535,92 a 10037,80 1.552                           197.389.617                                   127.184,03                               

Da 20 a 21 volte il minimo Da 10037,81 a  10539,69 1.268                           169.397.896                                   133.594,56                               

Da 21 a 22 volte il minimo Da 10539,70 a  11041,58 1.043                           146.271.906                                   140.241,52                               

Da 22 a 23 volte il minimo Da 11041,59 a  11543,47 966                              141.819.303                                   146.810,87                               

Da 23 a 24 volte il minimo Da 11543,48 a  12045,36 861                              131.967.639                                   153.272,52                               

Da 24 a 25 volte il minimo Da 12045,37 a  12547,25 622                              99.326.433                                     159.688,80                               

Da 25 a 26 volte il minimo Da 12547,26 a  13049,14 588                              97.957.894                                     166.595,06                               

Da 26 a 27 volte il minimo Da 13049,15 a  13551,03 659                              113.756.164                                   172.619,37                               

Da 27 a 28 volte il minimo Da 13551,04 a  14052,92 360                              64.517.332                                     179.214,81                               

Da 28 a 29 volte il minimo Da 14052,93 a  14554,81 364                              67.536.884                                     185.540,89                               

Da 29 a 30 volte il minimo Da 14554,82 a  15056,70 227                              43.710.777                                     192.558,49                               

Da 30 a 31 volte il minimo Da 15056,71 a  15558,59 196                              39.026.311                                     199.113,83                               

Da 31 a 32 volte il minimo Da 15558,60 a  16060,48 142                              29.166.808                                     205.400,05                               

Da 32 a 33 volte il minimo Da 16060,49 a  16562,37 115                              24.359.657                                     211.823,11                               

Da 33 a 34 volte il minimo Da 16562,38 a  17064,26 86                                18.761.445                                     218.156,34                               

Da 34 a 35 volte il minimo Da 17064,27 a  17566,15 60                                13.506.458                                     225.107,63                               

Da 35 a 36 volte il minimo Da 17566,16 a  18068,04 72                                16.668.659                                     231.509,16                               

Da 36 a 37 volte il minimo Da 18068,05 a  18569,93 50                                11.916.986                                     238.339,72                               

Da 37 a 38 volte il minimo Da 18569,94 a  19071,82 41                                10.018.086                                     244.343,55                               

Da 38 a 39 volte il minimo Da 19071,83 a  19573,71 47                                11.795.782                                     250.974,08                               

Da 39 a 40 volte il minimo Da 19573,72 a  20075,60 27                                6.959.628                                       257.764,00                               

Da 40 a 41 volte il minimo Da 20075,61 a  20577,49 34                                8.988.167                                       264.357,84                               

Da 41 a 42 volte il minimo Da 20577,50 a  21079,38 16                                4.336.839                                       271.052,42                               

Da 42 a 43 volte il minimo Da 21079,39 a  21581,27 27                                7.474.487                                       276.832,87                               

Da 43 a 44 volte il minimo Da 21581,28 a  22083,16 18                                5.104.492                                       283.582,90                               

Da 44 a 45 volte il minimo Da 22083,17 a  22585,05 24                                6.971.610                                       290.483,77                               

Da 45 a 46 volte il minimo Da 22585,06 a  23086,94 15                                4.442.409                                       296.160,57                               

Da 46 a 47 volte il minimo Da 23086,95 a  23588,83 25                                7.600.849                                       304.033,96                               

Da 47 a 48 volte il minimo Da 23588,84 a  24090,72 8                                  2.474.295                                       309.286,87                               

Da 48 a 49 volte il minimo Da 24090,73 a  24592,61 11                                3.480.384                                       316.398,59                               

Da 49 a 50 volte il minimo Da 24592,62 a  25094,50 16                                5.175.332                                       323.458,23                               

Oltre 50 volte il minimo Oltre 25094,50 193                              81.795.226                                     423.809,46                               

Totale 22.994.698                  286.937.934.703                            12.478,44                                 

Fonte: Casellario Centrale dei Pensionati - Dati provvisori

(2) Le classi di importo mensile sono determinate in base all'importo del trattamento minimo 2017 pari a 501,89 euro mensili

(1) L¶Lmporto complessivo aQQXR�q dato dal prodotto tra l¶Lmporto mensile della prestazione pagata al 31 dicembre e il numero di mensilitj annue per cui�q prevista 
l¶Hrogazione della prestazione (13 per le pensioni e 12 per le indennitj di accompagnamento).

Classi di importo mensile
(importo diviso 13)

Numero di pensioni
Importo complessivo

lordo annuo
 Importo medio 

lordo annuo  
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Tabella 6.5 - Numero di pensionati e importo annuo complessivo(1) e medio del reddito pensionistico lordo e netto 
per classi di reddito mensile lorde(2) - Anno 2017 

 

 

 

Fino a 1 volta il minimo Fino a 501,89 2.254.569        8.341.334.698             3.699,75                     8.341.334.698               3.699,75                   0,0%

Da 1 a 2 volte il minimo Da 501,90 a 1003,78 4.285.109        40.029.983.420           9.341,65                     38.451.432.084             8.973,27                   3,9%

Da 2 a 3 volte il minimo Da 1003,79 a 1505,67 3.928.896        64.031.842.719           16.297,67                   55.840.044.726             14.212,66                 12,8%

Da 3 a 4 volte il minimo Da 1505,68 a 2007,56 2.552.474        57.664.350.501           22.591,55                   47.731.183.037             18.699,97                 17,2%

Da 4 a 5 volte il minimo Da 2007,57 a 2509,45 1.446.797        41.967.470.690           29.007,16                   33.244.836.007             22.978,23                 20,8%

Da 5 a 6 volte il minimo Da 2509,46 a 3011,34 684.087           24.276.650.381           35.487,67                   18.459.977.243             26.984,84                 24,0%

Da 6 a 7 volte il minimo Da 3011,35 a 3513,23 335.764           14.103.602.647           42.004,51                   10.402.185.988             30.980,65                 26,2%

Da 7 a 8 volte il minimo Da 3513,24 a 4015,12 170.903           8.305.645.323             48.598,59                   5.989.879.068               35.048,41                 27,9%

Da 8 a 9 volte il minimo Da 4015,13 a 4517,01 100.937           5.577.486.438             55.257,11                   3.944.422.934               39.078,07                 29,3%

Da 9 a 10 volte il minimo Da 4517,02 a 5018,9 72.499             4.480.767.784             61.804,55                   3.107.541.353               42.863,23                 30,6%

Da 10 a 11 volte il minimo Da 5018,91 a 5520,79 57.185             3.911.725.698             68.404,75                   2.669.431.956               46.680,63                 31,8%

Da 11 a 12 volte il minimo Da 5520,8 a 6022,68 46.253             3.462.853.341             74.867,65                   2.332.845.494               50.436,63                 32,6%

Da 12 a 13 volte il minimo Da 6022,69 a 6524,57 30.196             2.456.372.970             81.347,63                   1.635.355.286               54.158,01                 33,4%

Da 13 a 14 volte il minimo Da 6524,58 a 7026,46 21.267             1.868.376.077             87.853,30                   1.229.883.871               57.830,62                 34,2%

Da 14 a 15 volte il minimo Da 7026,47 a 7528,35 15.374             1.453.278.421             94.528,32                   947.947.345                  61.659,12                 34,8%

Da 15 a 16 volte il minimo Da 7528,36 a 8030,24 10.518             1.061.574.375             100.929,30                 686.983.539                  65.315,04                 35,3%

Da 16 a 17 volte il minimo Da 8030,25 a 8532,13 6.941              745.821.159                107.451,54                 479.341.225                  69.059,39                 35,7%

Da 17 a 18 volte il minimo Da 8532,14 a 9034,02 4.953              564.874.466                114.046,93                 360.499.378                  72.784,05                 36,2%

Da 18 a 19 volte il minimo Da 9034,03 a 9535,91 3.496              421.194.185                120.478,89                 268.172.819                  76.708,47                 36,3%

Da 19 a 20 volte il minimo Da 9535,92 a 10037,80 2.472              314.139.718                127.079,17                 199.103.726                  80.543,58                 36,6%

Da 20 a 21 volte il minimo Da 10037,81 a 10539,69 1.889              252.413.436                133.622,78                 160.140.350                  84.775,20                 36,6%

Da 21 a 22 volte il minimo Da 10539,70 a 11041,58 1.540              215.844.422                140.158,72                 136.220.262                  88.454,72                 36,9%

Da 22 a 23 volte il minimo Da 11041,59 a 11543,47 1.315              192.879.106                146.676,13                 120.770.561                  91.840,73                 37,4%

Da 23 a 24 volte il minimo Da 11543,48 a 12045,36 1.147              175.792.199                153.262,60                 109.879.219                  95.797,05                 37,5%

Da 24 a 25 volte il minimo Da 12045,37 a 12547,25 833                 133.106.367                159.791,56                 83.870.102                    100.684,40               37,0%

Da 25 a 26 volte il minimo Da 12547,26 a 13049,14 688                 114.428.615                166.320,66                 71.857.873                    104.444,58               37,2%

Da 26 a 27 volte il minimo Da 13049,15 a 13551,03 707                 122.104.809                172.708,36                 82.184.272                    116.243,67               32,7%

Da 27 a 28 volte il minimo Da 13551,04 a 14052,92 505                 90.515.821                  179.239,25                 59.424.039                    117.671,36               34,3%

Da 28 a 29 volte il minimo Da 14052,93 a 14554,81 454                 84.403.430                  185.910,64                 57.819.116                    127.354,88               31,5%

Da 29 a 30 volte il minimo Da 14554,82 a 15056,70 364                 70.010.035                  192.335,26                 47.832.627                    131.408,31               31,7%

Da 30 a 31 volte il minimo Da 15056,71 a 15558,59 291                 57.931.792                  199.078,32                 38.751.966                    133.168,27               33,1%

Da 31 a 32 volte il minimo Da 15558,60 a 16060,48 219                 44.924.183                  205.133,26                 29.819.637                    136.162,72               33,6%

Da 32 a 33 volte il minimo Da 16060,49 a 16562,37 163                 34.552.408                  211.977,97                 22.180.091                    136.074,18               35,8%

Da 33 a 34 volte il minimo Da 16562,38 a 17064,26 138                 30.156.067                  218.522,23                 18.740.793                    135.802,85               37,9%

Da 34 a 35 volte il minimo Da 17064,27 a 17566,15 90                   20.247.364                  224.970,71                 12.467.428                    138.526,97               38,4%

Da 35 a 36 volte il minimo Da 17566,16 a 18068,04 93                   21.528.441                  231.488,62                 13.405.900                    144.149,47               37,7%

Da 36 a 37 volte il minimo Da 18068,05 a 18569,93 65                   15.490.335                  238.312,84                 9.603.565                      147.747,15               38,0%

Da 37 a 38 volte il minimo Da 18569,94 a 19071,82 64                   15.634.461                  244.288,45                 9.584.383                      149.755,99               38,7%

Da 38 a 39 volte il minimo Da 19071,83 a 19573,71 58                   14.573.338                  251.264,45                 9.248.784                      159.461,79               36,5%

Da 39 a 40 volte il minimo Da 19573,72 a 20075,60 41                   10.559.171                  257.540,75                 6.551.959                      159.803,87               38,0%

Da 40 a 41 volte il minimo Da 20075,61 a 20577,49 35                   9.256.195                    264.462,72                 5.863.534                      167.529,54               36,7%

Da 41 a 42 volte il minimo Da 20577,50 a 21079,38 40                   10.822.201                  270.555,01                 6.497.614                      162.440,35               40,0%

Da 42 a 43 volte il minimo Da 21079,39 a 21581,27 34                   9.421.629                    277.106,73                 5.750.631                      169.136,20               39,0%

Da 43 a 44 volte il minimo Da 21581,28 a 22083,16 20                   5.680.608                    284.030,38                 3.501.706                      175.085,32               38,4%

Da 44 a 45 volte il minimo Da 22083,17 a 22585,05 28                   8.135.753                    290.562,62                 4.961.004                      177.178,71               39,0%

Da 45 a 46 volte il minimo Da 22585,06 a 23086,94 19                   5.624.478                    296.025,15                 3.349.669                      176.298,37               40,4%

Da 46 a 47 volte il minimo Da 23086,95 a 23588,83 25                   7.596.371                    303.854,84                 4.518.507                      180.740,26               40,5%

Da 47 a 48 volte il minimo Da 23588,84 a 24090,72 11                   3.408.543                    309.867,57                 2.025.843                      184.167,52               40,6%

Da 48 a 49 volte il minimo Da 24090,73 a 24592,61 17                   5.373.199                    316.070,52                 3.190.954                      187.703,20               40,6%

Da 49 a 50 volte il minimo Da 24592,62 a 25094,50 18                   5.805.412                    322.522,86                 3.454.489                      191.916,08               40,5%

Oltre 50 volte il minimo Oltre 25094,50 251                 110.369.503                439.719,14                 68.630.332                    273.427,62               37,8%

Totale 16.041.852      286.937.934.703         17.886,83                   237.534.498.984           14.807,17                 17,2%

Fonte: Inps  - Case llario Centrale  de i Pens ionati - Dati provvisori

(1) L¶importo compless ivo annuo q dato dal prodotto tra l¶importo mens ile  de lla pres taz ione  pagata al 31 dicembre  e  il numero di mens ilitj annue  per cui q previs ta l¶erogaz ione  de lla 

pres taz ione  (13 per le  pe ns ioni e  12 per le  indennitj di accompagnamento).

(2) Le  clas s i di reddito pens ionis itco mens ile  sono de terminate  in base  all'importo de l trattamento minimo 2017 pari a 501,89 

euro mens ili

Classi di reddito pensionistico mensile lordo

(reddito diviso 13)

Numero dei 

pensionati

Importo complessivo 

lordo annuo del reddito 

pensionistico

 Importo medio lordo 

annuo del reddito 

pensionistico 

Importo medio 

netto (3)  annuo del 

reddito pensionistico

 Aliquota 

IRPEF media 

Importo complessivo 

netto (3)  annuo del 

reddito pensionistico

(3) Fonte : Inps  - Ne lla s tima de ll'IRPEF non sono s tate  cons ide rate  le  addiz ionali regionali e  comunali e  le  de traz ioni per carichi familiari.
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Dall'analisi dei pensionati con redditi pensionistici superiori o uguali a 10 volte il minimo risulta 
che: 43.945 percepiscono pensioni con importi inferiori a 10 volte il minimo; 165.079, percepiscono 
una pensione con importi superiori a 10 volte il minimo e le eventuali altre pensioni con importi 
inferiori; 778, percepiscono due pensioni con importi superiori a 10 volte il minimo e le eventuali 
altre pensioni con importi inferiori; 15 percepiscono tre pensioni con importi superiori a 10 volte il 
minimo e le eventuali altre pensioni con importi inferiori; 

In totale le prestazioni sotto i mille euro sono circa 15,2 milioni, pari al 66,2% delle pensioni 
in pagamento (come spesso indicano in modo inesatto ISTAT e INPS), ma i pensionati sono circa 6,5 
milioni (40,8% del totale pensionati), peraltro quasi tutti con pensioni in tutto o in parte assistenziali 
(invalidità, assegni sociali, di guerra o con maggiorazioni, somme aggiuntive e 14ma mensilità) o 
SHQVLRQL�LQWHJUDWH�DO�PLQLPR�R�FRQ�³OD�PDJJLRUD]LRQH�DO�PLOLRQH�%HUOXVFRQL´��FKH�RJJL�YDOH�EHQ�����
euro al mese. Si tratta quindi di soggetti che nella loro vita attiva hanno versato pochi o zero contributi 
(e parallelamente poche o nessuna tassa) e che sono a carico della collettività. A fronte di questo 
quadro si rendono necessarie alcune riflessioni non solo descrittive, ma soprattutto valutative:  

x Informazione - Affermare che la metà delle pensioni è inferiore ai 500 euro al mese è sbagliato 
dal punto di vista tecnico ed è un ottimo argomento per incrementare elusione ed evasione fiscale. 
Perché (si potrebbero chiedere i giovani) versare contributi per oltre 35 aQQL� DOO¶,136� VH� SRL� OH�
prestazioni sono così misere? Senza contare che tra queste pensioni basse ci potrebbero essere quote 
di pensioni in regime internazionale o le pensioni supplementari. In realtà si dovrebbe far riferimento 
ai pensionati, cioè ai soggetti fisici che percepiscono una o più prestazioni, e non alle singole pensioni. 
Con questa impostazione infatti i pensionati che percepiscono importi entro il trattamento minimo di 
501,89 euro al mese come abbiamo visto, sono poco meno di 2,3 milioni su circa 16 milioni di 
pensionati totali;  

x /¶LPSRUWR�PHGLR�ORUGR�GHOOD�SHQVLRQH e il reddito pensionistico medio lordo e netto, valore 
VSHVVR�XWLOL]]DWR�SHU�UDIIURQWL�HG�DQDOLVL��VL�ULFDYD�DJHYROPHQWH�DWWUDYHUVR�O¶HVDPH�GHOOH�Tabelle 6.4 e 

6.5 dalle quali si possono calcolare due importi. 1) Se si calcola sul numero totale delle prestazioni 
�������������O¶LPSRUWR�PHGLR�GHOOD�SHQVLRQH�q�SDUL�12.478 euro annui lordi (960 euro lordi al mese 
in 13 mensilità). 2) Poiché però i pensionati beneficiari di questi trattamenti sono 16.041.852, il 
reddito pensionistico57 medio pro-capite è pari a 17.887 euro annui lordi (14.807 euro annui netti), 
quindi 1.376 euro lordi mensili (1.139 euro mensili netti), sempre per 13 mensilità. Questo secondo 
dato è da considerarsi il più corretto anche se i media e lo stesso ISTAT diffondono impropriamente 
il primo, dividendo il monte pensioni (286.938 milioni di euro) per il numero delle prestazioni e non 
per il numero dei pensionati. 

Inoltre, nel calcolo delle medie bisognerebbe togliere dal computo le prestazioni assistenziali, 
in quanto parzialmente o totalmente a carico della fiscalità generale (pur se di modesto importo) e 
pagate anche dalle giovani generazioni, alle quali queste prestazioni sono precluse per legge. Affinché 
LO� FDOFROR� GHOO¶LPSRUWR� PHGLR� GHOOD� SHQVLRQH� QRQ� FRQWHQJD� XQD� IRUWH� YDULDELOLWj� �VDUHEEH� LQIDWWL�
preferibile usare la mediana anziché la media), che genera allarmismo ingiustificato, occorrerebbe 
non mischiare prestazioni tra loro assai eterogenee.  

Per esempio, che senso ha fare la media tra pensioni dirette e ai superstiti, che variano tra il 30-

                                                             
57 Il Reddito pensionistico medio annuo è pari alla somma degli importi di tutte le prestazioni pensionistiche percepite da 
un beneficiario in un certo anno, siano esse di tipo previdenziale, indennitario e/o assistenziale. 
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����GHOO¶LPSRUWR�GHOOD�SHQVLRQH�GLUHWWD�H�FKH�LQ�DOFXQL�FDVL�VRQR�FRQGLYLVH�WUD�SL��IDPLOLDUL"��FRQLXJH�
e figli) o, aQFRUD�� FRPH� JLXVWLILFDUH� O¶LQVHULPHQWR� QHOOD� PHGLD� GL� SHQVLRQL� R� DVVHJQL� VRFLDOL�
(rispettivamente di 369,26 e 448,07 euro al mese nel 2017), quelle integrate al trattamento minimo 
��������HXUR���OH�F�G��³XQ�PLOLRQH�DO�PHVH´��FLUFD�����HXUR���TXHOOH�GL�LQYDlidità civile (279,47 euro 
al mese), gli assegni di accompagnamento (515,43 euro al mese), o le rendite indennitarie INAIL per 
infortuni sul lavoro o malattie professionali (in media circa 479 euro mensili)?  

Sarebbe invece corretto indicare questi dati distintamente. Infatti, escludendo le prime due 
classi di reddito pensionistico (fino a due volte il minimo, 1.003,78 euro mensili lordi), che sono 
tipicamente assistenziali58 per un totale di 6.539.678 pensionati (contro quasi 8,3 milioni di assistiti), 
il reddito previdenziale medio (supportato da contributi) dei restanti 9,5 pensionati ammonterebbe a 
25.106,53 euro annui lordi (contro gli ufficiali 17.887 euro lordi) pari a circa 20.073 euro annui netti. 
È vero che il 40,8% dei pensionati ha redditi pensionistici inferiori a 1.003,79 euro lordi al mese, ma 
non sono strettamente pensioni, sono in prevalenza prestazioni assistenziali. In questa 
riclassificazione del reddito pensionistico medio occorrerebbe poi inserire O¶HWj� DQDJUDILFD e, nel 
calcolare le medie, togliere circa 643 mila pensionati con meno di 39 anni (orfani minori, invalidi o 
superstiti), che beneficiano di oltre 968 mila trattamenti, in media 1,5 trattamenti pro-capite. 

Dalla Tabella 6.5 si osserva che la tassazione IRPEF sui redditi pensionistici (escluse le 
addizionali regionali e comunali e le detrazioni per carichi familiari), pari a 49,4 miliardi, incide sulla 
VSHVD�SUHYLGHQ]LDOH� ORUGD� �FLUFD���������PLOLDUGL� GL�HXUR��SHU�XQ¶DOLTXRWD media totale del 17,2%, 
riducendo a circa 237,534 miliardi di euro la spesa previdenziale netta.  

/¶LPSRUWR�PHGLR�GHOOD�SHQVLRQH e il reddito pensionistico medio per genere lordo - Sulla base 
degli ultimi dati disponibili, percentualmente le donne rappresentano il 52,5% dei pensionati, ma 
percepiscono il 44,2% GHOO¶LPSRUWR� ORUGR� FRPSOHVVLYDPHQWH� SDJDWR� SHU� OH� SHQVLRQL (159.982 
PLOLRQL�GL�HXUR�DJOL�XRPLQL�H���������PLOLRQL�GL�HXUR�DOOH�GRQQH���3HU�O¶DQQR�������VH�FRQVLGHULDPR�
tutte le pensioni previdenziali IVS del Casellario (17.757.896), le donne percepiscono un importo 
medio annuo della pensione pari a 11.224 euro, contro i 18.897 euro degli uomini. Se alle pensioni 
previdenziali aggiungiamo anche le pensioni assistenziali e indennitarie (in totale 22.994.698 
pensioni) e consideriamo anziché la pensione, il pensionato, che può percepire anche più tipologie di 
pensioni, vediamo che il reddito pensionistico annuo delle donne sale a 15.078 euro e quello degli 
uomini aumenta a 20.986 euro. Le pensionate sono quelle con un maggior numero di pensioni pro 

capite: in media 1,52 pensioni a testa, D�IURQWH�GHOO¶�����GHJOL�XRPLQL��/H�GRQQH�VRQR�LQIDWWL�LO�������
dei titolari di 2 pensioni, il 69,3% dei titolari di 3 pensioni e il 72,2% dei percettori di 4 e più 
trattamenti. I titolari di pensioni ai superstiti nel 2017 sono 4.403.058, di cui oltre i due terzi (67,4%) 
beneficiano anche di altri trattamenti pensionistici; tra i superstiti, la presenza di pensioni femminili 
q�GHOO¶�������/H�GRQQH�SUHYDOJRQR�DQFKH�QHOOH�SUHVWD]LRQL�SURGRWWH�GD�³FRQWULEX]LRQH�YRORQWDULD´�
FKH�QRUPDOPHQWH�VRQR�GL�PRGHVWR�LPSRUWR�D�FDXVD�GL�OLYHOOL�FRQWULEXWLYL�PROWR�EDVVL��3HU�O¶LQVLHPH�GL�
queste motivazioni il 70-����GHOOH�SHQVLRQDWH�EHQHILFLD�GHOO¶LPSRUWR�DJJLXQWLYR��GHOOH�PDggiorazioni 
sociali, della 14° mensilità e della social card (SIA - 6RVWHJQR�DOO¶LQFOXVLRQH�DWWLYD��� 

In modo particolare le superstiti di lavoratori autonomi e dei pensionati di vecchiaia con 
prestazioni integrate al minimo (quindi tutte prestazioni tra i 60 e gli 800 euro mensili sostenute da 

                                                             
58 Si noti che spesso ciascun pensionato percepisce due o più assegni (per esempio invalidità e accompagnamento, 
corredati di altre maggiorazioni e in qualche caso anche in aggiunta alla reversibilità). 
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scarse contribuzioni) andranno a percepire al massimo il 60% della pensione diretta e quindi 
prestazioni molto basse. Affermare quindi in modo non analitico (ma con elementare operazione di 
divisione) che le donne ricevono una prestazione di gran lunga minore rispetto agli uomini è sì 
corretto dal punto di vista formale ma non da quello sostanziale. Anche in questo caso sarebbe utile 
una comparazione tra prestazioni di identica tipologia: anzianità su anzianità e vecchiaia su vecchiaia. 
Scopriremmo che la differenza non è quella indicata apoditticamente da ISTAT, ma inferiore. È 
comunque cosa nota che nel nostro Paese sia i tassi di occupazione (soprattutto al Sud) sia i livelli di 
carriera vedono le donne sfavorite (una corretta informazione aiuterebbe un indispensabile 
miglioramento!) 

Numero di pensioni per pensionato - Dal rapporto tra numero di prestazioni su pensionati 
emerge quindi che nel nostro Paese, in media, ogni pensionato percepisce 1,43 pensioni, mediamente 

quasi una pensione e mezza per ciascun pensionato. Nel 2017 il 66,1% dei pensionati percepisce 1 

prestazione, il 25,9% dei pensionati percepisce 2 prestazioni, il 6,7% 3 prestazioni e O¶���� 4 o 

più prestazioni.  

Le prestazioni assistenziali - Come si evince dalle Tabelle 6.6 e D1 (allegato web), sono in 
pagamento 4,1 milioni di prestazioni di natura interamente assistenziale (invalidità civile, 
accompagnamento, assegni sociali, pensioni di guerra) e ulteriori 6,5 milioni GL�³SHQVLRQL�LQWHJUDWH�
DO�PLQLPR´�H�³SHQVLRQL�VXSHULRUL�DO�PLQLPR�FRQ�TXDWWRUGLFHVLPD´��che beneficiano di una o più quote 

parti assistenziali DOO¶LQWHUQR� GHOOD� SHQVLRQH� VWHVVD� come ³O¶LQWHJUD]LRQH� DO� PLQLPR´�� ³OH�
PDJJLRUD]LRQL�VRFLDOL´��³OD�TXDWWRUGLFHVLPD´�R�³O¶LPSRUWR�DJJLXQWLYR´� Per le prestazioni interamente 
assistenziali non è stato versato alcun contributo, per quelle che contengono quote assistenziali le 
contribuzioni sono state modestissime e versate per pochi anni.  

Tabella 6.6 - Numero di prestazioni assistenziali e relativo importo annuo, complessivo e medio, per tipo di 
prestazione - Trattamenti vigenti al 31/12/2016 e 2017 

 

La distribuzione geografica delle varie tipologie di pensione - La Tabella 6.7 mostra la 
distribuzione delle diverse tipologie di pensione IVS (anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti), a 
livello regionale (i dati sono tratti dagli archivi INPS al 31 dicembre 2017). È una prima fase 
GHOO¶RSHUD]LRQH� GL� UHJLRQDOL]]D]LRQH� GHOOD� SUHYLGHQ]D��PROWR� LPSRUWDQWH� SHUFKp� Vpesso una buona 
parte degli squilibri pensionistici deriva proprio dai disavanzi regionali tra contributi e prestazioni e 

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Pensioni di  invalidità civile         964.310         932.289            3.423            3.479            3.550            3.731 
Indennità di accompagnamento      2.096.180      2.113.387          12.296          12.483            5.866            5.907 
Pensioni e assegni sociali         854.636         861.811            4.718            4.806            5.520            5.577 
Pensioni di guerra         189.287         175.389          1.301,8          1.253,4           6.877           7.146 

dirette         70.208         66.380           808,8           785,4         11.520         11.832 

indirette       119.079       109.009           493,0           468,0           4.140           4.293 

Totale    4.104.413    4.082.876      21.739,2      22.021,6           5.297           5.394 

Altre prestazioni assistenziali    6.694.097    7.827.404      11.113,9      11.404,2           1.660           1.457 

di cui:

Integrazioni al minimo      3.181.525      3.038.113          8.830,7          8.292,1            2.776            2.729 
Maggiorazioni sociali         919.518         902.946          1.370,3          1.378,0            1.490            1.526 
Quattordicesima      2.119.337      3.453.786            841,2          1.669,0               397               483 
Importo aggiuntivo         473.717         432.559              71,7              65,2               151               151 
Fonte: Archivio delle pensioni INPS e Casellario Centrale dei Pensionati (pensioni di guerra).

Tipo di prestazione

Numero prestazioni 

assistenziali

Importo annuo

(milioni di euro)

Importo medio annuo 

(euro)
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tra pensioni contributive e quelle assistenziali. Per ogni categoria di prestazione e per ogni singola 
regione è calcolata la distribuzione percentuale sul totale della categoria e analogamente nella Tabella 

6.9 la percentuale per ogni provincia al 31/12/2017. 

Nelle regioni del Nord risiede il 58,4% dei titolari di pensioni di anzianità, la percentuale più 
alta: Lombardia (20,3%), Piemonte (10,0%), Emilia-Romagna (10,0%) e Veneto (9,9%), che 
RFFXSDQR�QHOO¶RUGLQH� L� SULPL� SRVWL� GHOOD� FODVVLILFD��*OL� XOWLPL� SRVWL� VRQR� LQYHFH� SHU� OH� UHJLRQL� GHO�
Centro: Umbria (1,6%) e del Sud: Calabria (1,8%), Basilicata (0,6%) e Molise (0,5%) e quelle a 
statuto speciale: Sardegna (2,2%), Trentino-$OWR�$GLJH��������H�9DOOH�G¶$RVWD���������DG�HFFH]LRQH�
GHOOD�6LFLOLD��������FKH�VL�WURYD�D�PHWj�FODVVLILFD��$OO¶(VWHUR�ULVLHGH�O¶�����GHO�WRWDOH�GHOOH�SHQVLRQL�
di anzianità. Più o meno valgono le stesse considerazioni per le pensioni di vecchiaia con le regioni 
del Centro-Nord nelle quali risiede il maggior numero di titolari di pensioni di vecchiaia (68,7%) 
rispetto al totale delle pensioni di tale categoria, come la Lombardia (17,3%), il Lazio (8,4%) 
O¶(PLOLD-Romagna (8,2%), il Piemonte (8,1%), il Veneto (7,7%), la Toscana (7,1%), mentre nel Sud 
primeggia la Campania (7,0%). Le pensioni di vecchiaia erogate in tutta Italia sono il 96,7% e 
DOO¶(VWHUR�LO������ 

Tabella 6.7 - Numero di pensioni IVS INPS(1) per categoria e regione di residenza al 31/12/ 2017 

 

Nelle regioni del Sud, invece, risiede il più alto numero di titolari di pensioni di invalidità 

previdenziale (45,6%), rispetto al totale della categoria. Nel Sud occupano i primi posti della 
classifica la Campania (10,8%), la Puglia (9,4%) e la Sicilia (9,2%). Nel Centro prevale il Lazio 
��������1HO�1RUG�� LQ�/RPEDUGLD� ULVLHGH� O¶�����GHL� WLWRODUL�GL�SHQVLRQL�GL� Lnvalidità previdenziale, 
VHJXLWD�GDOO¶(PLOLD-Romagna (6,9%). Guardando al numero di pensioni ai superstiti, i rapporti di 
composizione più elevati si osservano tra Nord e Centro Italia. La Lombardia (15,9%), il Lazio (8,4%) 
e il Piemonte (8,1%) hanno il più alto numero di residenti titolari di pensioni ai superstiti. 

Regioni AnzianiWj in % sul 

totale
Vecchiaia

in % sul 

totale
InvalidiWj

in % 

sul 

totale

Superstiti
in % sul 

totale
Totale

in % sul 

totale

 Piemonte         599.424      10,0         437.867         8,1           59.818       5,1         351.545         8,1     1.448.654        8,6 
 Valle d'Aosta
/Vallpe d'Aoste 

          15.158        0,3           11.785         0,2             3.290       0,3             9.515         0,2           39.748        0,2 

 Lombardia     1.213.065      20,3         933.102       17,3         105.306       8,9         695.705       15,9     2.947.178      17,4 

 Trentino-Alto Adige
/S�GWirol 

        127.981        2,1           89.680         1,7           15.001       1,3           66.780         1,5         299.442        1,8 

 Veneto         594.220        9,9         412.330         7,7           55.910       4,8         339.591         7,8     1.402.051        8,3 
 Friuli-Venezia Giulia         164.973        2,8         119.849         2,2           20.607       1,8         102.162         2,3         407.591        2,4 
 Liguria         181.292        3,0         179.285         3,3           33.003       2,8         142.329         3,3         535.909        3,2 
 Emilia-Romagna         596.995      10,0         441.775         8,2           81.656       6,9         340.573         7,8     1.460.999        8,6 
 Toscana         432.484        7,2         381.890         7,1           63.425       5,4         289.703         6,6     1.167.502        6,9 
 Umbria           97.405        1,6           87.679         1,6           28.951       2,5           72.125         1,7         286.160        1,7 
 Marche         182.873        3,1         148.296         2,8           44.717       3,8         122.359         2,8         498.245        2,9 
 Lazio         426.230        7,1         452.002         8,4         113.174       9,6         367.039         8,4     1.358.445        8,0 
 Abruzzo         122.992        2,1         112.129         2,1           36.353       3,1         100.400         2,3         371.874        2,2 
 Molise           28.257        0,5           29.631         0,6           10.058       0,9           25.615         0,6           93.561        0,6 
 Campania         283.613        4,7         378.085         7,0         127.416     10,8         336.205         7,7     1.125.319        6,7 
 Puglia         281.914        4,7         316.469         5,9         110.819       9,4         256.325         5,9         965.527        5,7 
 Basilicata           38.868        0,6           53.605         1,0           20.537       1,7           43.842         1,0         156.852        0,9 
 Calabria         110.076        1,8         170.342         3,2           67.034       5,7         136.035         3,1         483.487        2,9 
 Sicilia         277.107        4,6         329.825         6,1         108.790       9,2         318.818         7,3     1.034.540        6,1 
 Sardegna         133.561        2,2         117.465         2,2           55.912       4,8         113.448         2,6         420.386        2,5 
 Italia     5.908.488      98,8     5.203.091       96,7     1.161.777     98,7      4.230.114       96,9   16.503.470      97,6 

 Estero           71.316        1,2         178.609         3,3           15.014       1,3         135.701         3,1         400.640        2,4 
 Non indicato                212        0,0                  72         0,0                  75       0,0                  92         0,0                451        0,0 

 Totale     5.980.016    100,0     5.381.772     100,0     1.176.866  100,0      4.365.907     100,0   16.904.561    100,0 

(1) Comprese le Gestioni dipendenti pubblici ed Ex Enpals, escluse le Casse Professionali.

Fonte:  Archivio delle pensioni INPS
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La Tabella 6.8 riporta a livello provinciale la graduatoria in ordine decrescente delle quattro 
categorie delle pensioni IVS, classificate in base al rapporto tra numero pensioni e popolazione 
UHVLGHQWH��3HU�O¶LQWHUR�WHUULWRULR�QD]LRQDOH�LO�WDVVR�PHGLR�WRWDOH�GL�SHQVLRQDPHQWR�,96�q�GHO��������GL�
FXL� DQ]LDQLWj� LO� ������ YHFFKLDLD� O¶������ LQYDOLGLWj� SUHYLGHQ]LDOH� O¶����� H� VXSHUVWLWL� LO� ������
(VDPLQDQGR�LO�GHWWDJOLR�SURYLQFLDOH�GHO�WDVVR�WRWDOH�³SHQVLRQL�,96´�VX�³SRSROD]LRQH´��VL�ULOHYD�FKH�OH�
prime 10 province, quelle con più pensioni rispetto alla popolazione, sono tutte del Nord: Biella 
(40,0%), Ferrara (38,5%), Vercelli (37,7%), Alessandria (36,2%), Trieste (35,8%), Savona (35,6%), 
Rovigo e Ravenna (35,4%), Asti (34,9%), Genova (34,6%); per queste province analizzando poi le 
singole categorie si nota che i tassi di anzianità in prevalenza, di vecchiaia e superstiti sono elevati, 
PHQWUH�L�WDVVL�GL�LQYDOLGLWj�SUHYLGHQ]LDOH�VRQR�EDVVL�H�YDULDQR�GDOO¶1,3% di Savona e Asti al 2,3% di 
Ravenna.  

I tassi IVS totali più bassi sono al Sud e le ultime 10 province sono: Napoli (16,4%), Catania 
(17,9%), Barletta-Andria-Trani (18,4%), Palermo (18,8%), Caserta (19,1%), Caltanissetta e Crotone 
(20,1%), Siracusa (20,7%), Ragusa (20,8%), Bari (21,9%). Nella composizione per categoria dei 
tassi, queste province hanno una distribuzione abbastanza uniforme delle pensioni rispetto alla 
popolazione nelle tre categorie anzianità, vecchiaia e superstiti; risultano più bassi i tassi di invalidità 
VXOOD�SRSROD]LRQH�FKH�YDULDQR�GDOO¶�����GL�&DWDQLD�DO������GL�&URWRQH�� 

I tassi più elevati per la categoria pensioni di invalidità rispetto alla popolazione residente li 
troviamo al Sud: Lecce (5,2%), Potenza (4,7%), Nuoro (4,5%), Oristano, Benevento e Reggio 
&DODEULD���������/¶$TXLOD�H�&DWDQ]DUR���������6DVVDUL���������0HVVLQD��������H�LQ�GXH�SURYLQFH�GHO�
Centro: Pesaro-Urbino e Terni (3,9%), Sassari (3,8%). Le tre province con meno pensioni di invalidità 
rispetto alla popolazione residente sono Milano (0,8%), Lodi e Treviso (0,9%).  
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Tabella 6.8 - 1XPHUR�SHQVLRQL�,96�GHOO¶,136(1) su popolazione residente per categoria e provincia, in ordine 
decrescente del tasso totale, al 31/12/2017 

 

La Tabella 6.9 mostra la distribuzione nelle province italiane delle quattro categorie di pensioni 
SUHYLGHQ]LDOL� �,96�� H� OD� ORUR� GLVWULEX]LRQH� SHUFHQWXDOH� DOO¶LQWHUQR� GL� FLDVFXQD� FDWHJRULD�� RUGLQDWH�
secondo la graduatoria del totale delle categorie. Le prime 10 province nella graduatoria per numero 
GL� SHQVLRQL� ,96� VRQR� QHOO¶RUGLQH�� 5RPD�� 0LODQR�� 7RULQR�� 1DSROL�� %RORJQD�� %UHVFLD�� )LUHQ]H��
Bergamo, Genova e Varese, in considerazione anche della popolazione numerosa.  

Le 10 province col minor numero di pensioni previdenziali sono in ordine via via decrescente: 
Verbano-Cusio-Ossola, Matera, Gorizia, Rieti, Oristano, Vibo Valentia, Aosta, Enna, Crotone e 
Isernia. 

 

 

Province(2) AnzianiWj Vecchiaia InvalidiWj Superstiti Totale Province(2) AnzianiWj Vecchiaia InvalidiWj Superstiti Totale

Biella 18,4% 10,4% 1,6% 9,5% 40,0% Oristano 9,1% 8,2% 4,3% 7,8% 29,4%
Ferrara 16,6% 10,6% 1,8% 9,4% 38,5% L'Aquila 8,5% 8,8% 4,0% 8,0% 29,3%
Vercelli 16,2% 10,1% 1,8% 9,6% 37,7% Trento 12,2% 8,7% 1,5% 6,8% 29,2%
Alessandria 13,4% 11,4% 2,0% 9,5% 36,2% Chieti 10,2% 8,5% 2,5% 7,8% 29,1%

Trieste 13,3% 11,5% 1,6% 9,4% 35,8% Monza e della Brianza 12,0% 9,5% 1,0% 6,5% 29,0%
Savona 13,3% 11,7% 1,3% 9,3% 35,6% Potenza 6,2% 10,1% 4,7% 8,0% 28,9%
Rovigo 14,6% 10,1% 1,9% 8,9% 35,4% Milano 11,4% 9,9% 0,8% 6,7% 28,8%
Ravenna 14,6% 10,5% 2,3% 7,9% 35,4% Vicenza 12,5% 8,2% 1,2% 6,6% 28,6%
Asti 14,4% 10,5% 1,3% 8,7% 34,9% Benevento 7,6% 8,8% 4,3% 7,8% 28,5%
Genova 11,5% 11,8% 2,1% 9,2% 34,6% Teramo 9,6% 8,8% 2,5% 7,4% 28,3%
Gorizia 14,1% 9,8% 1,9% 8,8% 34,5% Verona 11,6% 8,8% 1,2% 6,7% 28,3%
Piacenza 13,6% 10,3% 1,9% 8,5% 34,3% Viterbo 9,1% 8,6% 2,8% 7,7% 28,2%
Belluno 14,1% 10,1% 1,4% 8,6% 34,2% Lodi 12,2% 7,9% 0,9% 7,1% 28,2%
Siena 13,4% 10,6% 1,9% 8,3% 34,1% Lecce 6,3% 9,5% 5,2% 7,1% 28,1%
Udine 13,8% 9,8% 1,8% 8,6% 34,0% Venezia 11,6% 8,1% 1,1% 7,3% 28,1%
Bologna 14,2% 10,0% 1,9% 7,8% 33,8% Treviso 12,1% 8,2% 0,9% 6,4% 27,6%
Macerata 12,7% 9,8% 3,0% 8,3% 33,7% Bergamo 11,7% 8,5% 1,0% 6,5% 27,6%
Arezzo 13,3% 10,2% 2,3% 7,8% 33,7% Prato 10,3% 9,5% 1,2% 6,6% 27,6%
La Spezia 10,8% 9,9% 3,6% 9,3% 33,7% Rimini 9,7% 9,3% 1,8% 6,7% 27,5%
Terni 10,6% 10,2% 3,9% 8,7% 33,4% Padova 11,7% 7,9% 1,0% 6,7% 27,3%
Pavia 13,3% 9,6% 1,7% 8,7% 33,3% Brindisi 8,7% 9,1% 2,5% 6,9% 27,2%

Verbano-Cusio-Ossola 12,9% 10,5% 1,2% 8,6% 33,2% Bolzano/Bozen 11,7% 8,1% 1,3% 5,7% 26,9%
Forlu-Cesena 13,5% 10,0% 2,0% 7,6% 33,1% Brescia 11,3% 7,9% 1,0% 6,6% 26,8%
Imperia 11,0% 11,6% 1,9% 8,5% 33,0% Reggio di Calabria 6,0% 8,8% 4,3% 7,4% 26,5%
Cuneo 14,9% 9,1% 1,2% 7,7% 32,9% Pescara 8,8% 8,0% 2,2% 7,3% 26,3%
Ancona 12,8% 9,8% 2,0% 8,1% 32,7% Messina 6,4% 8,7% 3,7% 7,4% 26,2%
Cremona 14,4% 9,0% 1,2% 8,1% 32,7% Vibo Valentia 6,2% 9,2% 3,5% 6,9% 25,7%
Grosseto 12,0% 9,3% 2,7% 8,7% 32,6% Matera 8,0% 8,3% 1,6% 7,2% 25,3%
Fermo 11,3% 10,3% 2,9% 8,0% 32,5% Avellino 6,5% 8,6% 3,1% 7,2% 25,3%
Novara 13,6% 9,5% 1,3% 8,0% 32,3% Frosinone 8,2% 7,8% 1,9% 7,3% 25,2%
Lecco 13,6% 10,5% 1,0% 7,0% 32,1% Sassari 7,5% 7,1% 3,8% 6,6% 25,1%
Modena 13,4% 9,9% 1,5% 7,2% 32,0% Taranto 7,6% 8,8% 2,0% 6,6% 25,1%
Perugia 11,2% 9,8% 3,1% 8,0% 32,0% Catanzaro 5,8% 8,1% 4,0% 7,1% 25,0%
Pesaro e Urbino 11,0% 9,3% 3,9% 7,6% 31,8% Sud Sardegna 7,3% 7,0% 3,2% 7,2% 24,6%
Mantova 13,7% 9,4% 1,0% 7,7% 31,8% Cosenza 5,4% 9,3% 2,6% 6,8% 24,0%
Isernia 8,6% 10,9% 3,6% 8,6% 31,8% Salerno 5,6% 8,1% 2,7% 6,6% 23,1%
Pistoia 11,8% 10,2% 1,9% 7,7% 31,7% Latina 7,7% 7,0% 2,3% 6,2% 23,1%
Torino 12,9% 10,0% 1,3% 7,5% 31,6% Cagliari 8,8% 5,9% 2,2% 6,1% 23,0%
Sondrio 12,8% 8,8% 2,0% 8,0% 31,6% Foggia 6,2% 7,5% 2,5% 6,4% 22,5%
Ascoli Piceno 11,0% 9,4% 3,2% 8,1% 31,6% Trapani 5,8% 7,1% 2,5% 6,9% 22,3%
Aosta 12,0% 9,3% 2,6% 7,5% 31,5% Roma 6,8% 7,6% 1,8% 5,9% 22,2%
Firenze 11,8% 10,7% 1,3% 7,4% 31,2% Agrigento 4,9% 6,7% 3,4% 7,0% 22,0%
Parma 12,2% 9,4% 1,9% 7,6% 31,1% Enna 5,7% 6,9% 2,1% 7,2% 22,0%
Massa-Carrara 10,1% 9,6% 2,4% 8,9% 31,0% Bari 7,3% 6,7% 2,0% 5,8% 21,9%
Varese 13,0% 9,8% 1,1% 7,1% 31,0% Ragusa 6,1% 6,7% 1,8% 6,2% 20,8%
Pordenone 13,1% 8,7% 1,6% 7,2% 30,7% Siracusa 6,5% 5,8% 2,2% 6,3% 20,7%
Lucca 11,2% 10,1% 1,4% 7,9% 30,6% Crotone 4,6% 6,8% 2,7% 6,1% 20,1%
Livorno 10,3% 10,2% 1,7% 8,1% 30,3% Caltanissetta 5,6% 5,7% 2,0% 6,8% 20,1%
Reggio nell'Emilia 12,1% 9,5% 1,7% 6,9% 30,2% Caserta 4,6% 6,5% 2,3% 5,6% 19,1%
Pisa 10,9% 10,1% 1,7% 7,5% 30,2% Palermo 4,9% 6,3% 1,8% 5,8% 18,8%
Como 12,3% 9,6% 1,4% 6,9% 30,2% Barletta-Andria-Trani 5,7% 5,7% 1,8% 5,2% 18,4%
Nuoro 8,6% 9,2% 4,5% 7,9% 30,2% Catania 5,3% 5,7% 1,2% 5,7% 17,9%
Rieti 10,2% 9,1% 2,8% 8,1% 30,1% Napoli 4,2% 5,4% 1,7% 5,1% 16,4%

Campobasso 9,4% 9,1% 3,1% 8,2% 29,8% ITALIA 9,8% 8,6% 1,9% 7,0% 27,3%

(2) Esclusi i residenti all'estero, non ripartibili e le Casse Professionali.

(1) Comprese le Gestioni ex Inpdap dei dipendenti pubblici ed Ex Enpals.

Fonte:  Archivio delle pensioni INPS
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Tabella 6.9 - Numero pensioni IVS dell'INPS(1) per categoria e provincia, ordinate secondo la graduatoria  
del totale categorie, al 31/12/2017 

 

Province
(2) Anzianità % Vecchiaia % Invalidità % Superstiti %

Totale  

categorie
%

Roma        296.833    5,02        332.030    6,38          77.649    6,68        258.524    6,11        965.036    5,85 

Milano        369.633    6,26        318.863    6,13          27.029    2,33        216.263    5,11        931.788    5,65 

Torino        292.385    4,95        225.820    4,34          28.904    2,49        170.743    4,04        717.852    4,35 

Napoli        130.472    2,21        167.619    3,22          51.244    4,41        158.967    3,76        508.302    3,08 

Bologna        143.491    2,43        101.003    1,94          19.143    1,65          78.567    1,86        342.204    2,07 

Brescia        142.161    2,41          99.830    1,92          13.018    1,12          82.744    1,96        337.753    2,05 

Firenze        119.339    2,02        108.743    2,09          12.684    1,09          75.010    1,77        315.776    1,91 

Bergamo        129.870    2,20          94.014    1,81          11.038    0,95          71.815    1,70        306.737    1,86 

Genova          96.863    1,64        100.026    1,92          17.429    1,50          77.855    1,84        292.173    1,77 

Varese        115.326    1,95          87.473    1,68            9.819    0,85          63.653    1,50        276.271    1,67 

Bari          92.317    1,56          84.871    1,63          24.752    2,13          73.464    1,74        275.404    1,67 

Verona        107.024    1,81          81.100    1,56          11.408    0,98          61.648    1,46        261.180    1,58 

Padova        109.174    1,85          74.380    1,43            9.541    0,82          62.455    1,48        255.550    1,55 

Salerno          61.980    1,05          89.386    1,72          30.158    2,60          73.196    1,73        254.720    1,54 

Monza e Brianza        104.214    1,76          82.642    1,59            9.152    0,79          56.987    1,35        252.995    1,53 

Vicenza        108.158    1,83          70.882    1,36          10.321    0,89          57.236    1,35        246.597    1,49 

Treviso        107.679    1,82          72.465    1,39            8.025    0,69          57.104    1,35        245.273    1,49 

Venezia          98.858    1,67          68.999    1,33            9.199    0,79          62.589    1,48        239.645    1,45 

Palermo          61.377    1,04          79.944    1,54          22.918    1,97          73.115    1,73        237.354    1,44 

Modena          94.185    1,59          69.291    1,33          10.538    0,91          50.490    1,19        224.504    1,36 

Lecce          50.421    0,85          75.528    1,45          41.349    3,56          57.084    1,35        224.382    1,36 

Perugia          73.386    1,24          64.540    1,24          20.076    1,73          52.297    1,24        210.299    1,27 

Catania          59.376    1,00          63.285    1,22          13.491    1,16          62.941    1,49        199.093    1,21 

Cuneo          87.816    1,49          53.421    1,03            6.988    0,60          45.474    1,08        193.699    1,17 

Pavia          72.744    1,23          52.498    1,01            9.110    0,78          47.250    1,12        181.602    1,10 

Como          73.686    1,25          57.441    1,10            8.580    0,74          41.161    0,97        180.868    1,10 

Udine          73.154    1,24          52.055    1,00            9.314    0,80          45.306    1,07        179.829    1,09 

Caserta          42.725    0,72          60.438    1,16          21.199    1,82          51.842    1,23        176.204    1,07 

Cosenza          38.245    0,65          65.687    1,26          18.447    1,59          47.980    1,13        170.359    1,03 

Messina          40.280    0,68          54.907    1,06          23.082    1,99          46.911    1,11        165.180    1,00 

Reggio Emilia          64.432    1,09          50.800    0,98            8.865    0,76          36.905    0,87        161.002    0,98 

Trento          66.099    1,12          47.110    0,91            8.029    0,69          36.495    0,86        157.733    0,96 

Ancona          60.474    1,02          46.361    0,89            9.554    0,82          38.296    0,91        154.685    0,94 

Alessandria          56.822    0,96          48.283    0,93            8.382    0,72          40.118    0,95        153.605    0,93 

Reggio Calabria          33.041    0,56          48.572    0,93          23.787    2,05          40.855    0,97        146.255    0,89 

Taranto          44.059    0,75          51.016    0,98          11.878    1,02          38.496    0,91        145.449    0,88 

Bolzano-Bozen          61.882    1,05          42.570    0,82            6.972    0,60          30.285    0,72        141.709    0,86 

Foggia          38.560    0,65          46.637    0,90          15.944    1,37          39.751    0,94        140.892    0,85 

Parma          55.122    0,93          42.522    0,82            8.385    0,72          34.113    0,81        140.142    0,85 

Ravenna          57.328    0,97          40.975    0,79            8.947    0,77          31.104    0,74        138.354    0,84 

Ferrara          57.617    0,98          36.862    0,71            6.359    0,55          32.658    0,77        133.496    0,81 

Latina          44.112    0,75          40.076    0,77          13.200    1,14          35.579    0,84        132.967    0,81 

Mantova          56.412    0,95          38.593    0,74            4.093    0,35          31.841    0,75        130.939    0,79 

Forlì-Cesena          53.176    0,90          39.465    0,76            7.912    0,68          29.807    0,70        130.360    0,79 

Pisa          45.981    0,78          42.556    0,82            6.987    0,60          31.535    0,75        127.059    0,77 

Sassari          37.152    0,63          35.040    0,67          18.927    1,63          32.674    0,77        123.793    0,75 

Frosinone          40.201    0,68          38.469    0,74            9.192    0,79          35.680    0,84        123.542    0,75 

Novara          50.290    0,85          35.007    0,67            4.709    0,41          29.545    0,70        119.551    0,72 

Lucca          43.558    0,74          39.160    0,75            5.609    0,48          30.840    0,73        119.167    0,72 

Cremona          51.700    0,88          32.158    0,62            4.197    0,36          29.149    0,69        117.204    0,71 

Arezzo          45.718    0,77          35.036    0,67            8.022    0,69          26.844    0,63        115.620    0,70 

Pesaro-Urbino          39.734    0,67          33.599    0,65          14.011    1,21          27.262    0,64        114.606    0,69 

Chieti          39.644    0,67          32.996    0,63            9.647    0,83          30.302    0,72        112.589    0,68 

Lecco          46.032    0,78          35.525    0,68            3.463    0,30          23.876    0,56        108.896    0,66 

Brindisi          34.430    0,58          35.955    0,69            9.860    0,85          27.275    0,64        107.520    0,65 

Potenza          22.872    0,39          37.011    0,71          17.269    1,49          29.444    0,70        106.596    0,65 

Macerata          40.041    0,68          30.877    0,59            9.505    0,82          26.128    0,62        106.551    0,65 

Avellino          27.191    0,46          36.053    0,69          12.857    1,11          30.375    0,72        106.476    0,65 

Livorno          34.645    0,59          34.242    0,66            5.827    0,50          27.180    0,64        101.894    0,62 

Cagliari          38.118    0,65          25.340    0,49            9.329    0,80          26.449    0,63          99.236    0,60 

Savona          37.073    0,63          32.553    0,63            3.619    0,31          25.746    0,61          98.991    0,60 

Piacenza          38.948    0,66          29.482    0,57            5.498    0,47          24.350    0,58          98.278    0,60 

Agrigento          21.300    0,36          29.355    0,56          15.056    1,30          30.768    0,73          96.479    0,58 

Trapani          25.008    0,42          30.715    0,59          10.978    0,94          29.678    0,70          96.379    0,58 

Pordenone          40.892    0,69          27.208    0,52            4.995    0,43          22.621    0,53          95.716    0,58 

Rimini          32.696    0,55          31.375    0,60            6.009    0,52          22.579    0,53          92.659    0,56 

Pistoia          34.567    0,59          29.814    0,57            5.626    0,48          22.496    0,53          92.503    0,56 

Siena          35.901    0,61          28.342    0,54            5.055    0,44          22.225    0,53          91.523    0,55 

Catanzaro          20.863    0,35          29.388    0,56          14.513    1,25          25.518    0,60          90.282    0,55 

Viterbo          29.040    0,49          27.255    0,52            8.793    0,76          24.642    0,58          89.730    0,54 

L'Aquila          25.532    0,43          26.401    0,51          12.018    1,03          24.065    0,57          88.016    0,53 

Teramo          29.577    0,50          27.279    0,52            7.658    0,66          22.809    0,54          87.323    0,53 

Sud Sardegna          25.721    0,44          24.696    0,47          11.282    0,97          25.392    0,60          87.091    0,53 

Pescara          28.239    0,48          25.453    0,49            7.030    0,61          23.224    0,55          83.946    0,51 

Trieste          31.272    0,53          26.968    0,52            3.690    0,32          22.005    0,52          83.935    0,51 

Rovigo          34.521    0,58          23.796    0,46            4.505    0,39          20.979    0,50          83.801    0,51 

Siracusa          25.915    0,44          23.261    0,45            8.650    0,74          25.355    0,60          83.181    0,50 

Benevento          21.245    0,36          24.589    0,47          11.958    1,03          21.825    0,52          79.617    0,48 

Terni          24.019    0,41          23.139    0,44            8.875    0,76          19.828    0,47          75.861    0,46 

Asti          31.007    0,52          22.691    0,44            2.863    0,25          18.694    0,44          75.255    0,46 

La Spezia          23.676    0,40          21.872    0,42            7.918    0,68          20.560    0,49          74.026    0,45 

Grosseto          26.630    0,45          20.728    0,40            5.897    0,51          19.272    0,46          72.527    0,44 

Barletta-Andria-Trani          22.127    0,37          22.462    0,43            7.036    0,61          20.255    0,48          71.880    0,44 

Biella          32.650    0,55          18.491    0,36            2.880    0,25          16.825    0,40          70.846    0,43 

Imperia          23.680    0,40          24.834    0,48            4.037    0,35          18.168    0,43          70.719    0,43 

Prato          26.341    0,45          24.443    0,47            3.050    0,26          16.835    0,40          70.669    0,43 

Belluno          28.806    0,49          20.708    0,40            2.911    0,25          17.580    0,42          70.005    0,42 

Ragusa          19.513    0,33          21.638    0,42            5.644    0,49          20.042    0,47          66.837    0,40 

Campobasso          20.901    0,35          20.299    0,39            6.979    0,60          18.281    0,43          66.460    0,40 

Ascoli Piceno          22.931    0,39          19.508    0,37            6.570    0,57          16.803    0,40          65.812    0,40 

Vercelli          27.980    0,47          17.434    0,34            3.108    0,27          16.471    0,39          64.993    0,39 

Lodi          28.143    0,48          18.112    0,35            2.117    0,18          16.382    0,39          64.754    0,39 

Nuoro          18.129    0,31          19.325    0,37            9.494    0,82          16.564    0,39          63.512    0,38 

Massa Carrara          19.804    0,34          18.826    0,36            4.668    0,40          17.466    0,41          60.764    0,37 

Sondrio          23.144    0,39          15.953    0,31            3.690    0,32          14.584    0,34          57.371    0,35 

Fermo          19.693    0,33          17.951    0,35            5.077    0,44          13.870    0,33          56.591    0,34 

Caltanissetta          14.899    0,25          15.182    0,29            5.432    0,47          18.023    0,43          53.536    0,32 

Verbano Cusio Ossola          20.474    0,35          16.720    0,32            1.984    0,17          13.675    0,32          52.853    0,32 

Matera          15.996    0,27          16.594    0,32            3.268    0,28          14.398    0,34          50.256    0,30 

Gorizia          19.655    0,33          13.618    0,26            2.608    0,22          12.230    0,29          48.111    0,29 

Rieti          16.044    0,27          14.172    0,27            4.340    0,37          12.614    0,30          47.170    0,29 

Oristano          14.441    0,24          13.064    0,25            6.880    0,59          12.369    0,29          46.754    0,28 

Vibo Valentia            9.941    0,17          14.769    0,28            5.588    0,48          11.026    0,26          41.324    0,25 

Aosta          15.158    0,26          11.785    0,23            3.290    0,28            9.515    0,22          39.748    0,24 

Enna            9.439    0,16          11.538    0,22            3.539    0,30          11.985    0,28          36.501    0,22 

Crotone            7.986    0,14          11.926    0,23            4.699    0,40          10.656    0,25          35.267    0,21 

Isernia            7.356    0,12            9.332    0,18            3.079    0,27            7.334    0,17          27.101    0,16 

Italia     5.908.488  100,0     5.203.091  100,0     1.161.777  100,0     4.230.114  100,0   16.503.470  100,0 

Fonte:  Archivio delle pensioni INPS

(1) Comprese le Gestioni ex Inpdap dei dipendenti pubblici ed Ex Enpals. (2) Esclusi residenti all'estero, non ripartibili e le Casse Professionali.
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6.1 Le prestazioni pensionistiche e i vitalizi non compresi nel bilancio previdenziale  

Considerando che sia il Consiglio di Presidenza della Camera, con delibera di luglio 2018, sia 
il Consiglio di PUHVLGHQ]D�GHO�6HQDWR��FRQ�GHOLEHUD�GHOO¶RWWREUH�������KDQQR�DSSURYDWR�LO�WDJOLR�GHL�
vitalizi degli ex deputati e senatori, in questo Rapporto non analizzeremo nel dettaglio, come per gli 
scorsi anni, questo tema, ma ne faremo una sintesi in attesa di verificare il metodo per il ricalcolo, il 
numero dei beneficiari diretti e indiretti e i costi complessivi. 

In realtà i vitalizi non verranno aboliti, ma, come per la Camera, saranno rimodulati sulla base 
del sistema contributivo; un contributivo differente da quello in uso per le gestioni pensionistiche 
WDQW¶q�FKH�D�ILQH�RWWREUH�L�ULFRUVL�DYYHUVR�LO�SURYYHGLPHQWR�GHOOD�&DPHUD�HUDQR�JLj�������� 

La delibera prevede, a partire dal primo gennaio del 2019, il taglio di 1.338 assegni, che saranno 
ricalcolati e per la maggior parte ridotti mentre gli altri 67 che riguardano i deputati che hanno versato 
contributi per 4-5 legislature non verranno toccati. Nella maggioranza dei casi i vitalizi saranno ridotti 
tra il 40 e il 60%. Sono tuttavia previsti due tetti minimi: uno di 980 euro per chi ha poche legislature 
alle spalle e uno di 1.470 euro per i vitalizi che subirebbero un taglio di oltre il 50% con le nuove 
regole. I vitalizi attualmente erogati dalla Camera sono 1.405. Alla Camera il taglio dei vitalizi 
ammonterà a 40 milioni di euro l'anno.  

In tutto sono circa 2.700 i vitalizi erogati agli ex parlamentari, per un importo totale di circa 
200 milioni di euro. Sommando la cifra relativa alla Camera con quella del Senato si ottiene un 
risparmio di circa 56 milioni all'anno, e cioè circa 280 milioni a legislatura. È probabile che in Legge 
di Bilancio sia prevista una norma che impone anche alle Regioni di tagliare i vitalizi, pena il blocco 
di alcuni trasferimenti. 

In realtà già dal gennaio 2012 i vitalizi per i deputati e senatori che sono stati eletti a partire da 
quella data, sono stati abrogati con il "Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati" e 
con il "Regolamento delle pensioni dei Senatori". Entrambi i provvedimenti, decisi prima della Legge 
Monti-Fornero, innalzano i requisiti anagrafici e di durata del mandato richiesti per poter godere del 
trattamento pensionistico e prevedono SHU�L�QXRYL�SDUODPHQWDUL�HOHWWL�D�SDUWLUH�GDOO¶��������, che la 
prestazione sarà calcolata con il metodo contributivo. Per i parlamentari che possono vantare 
legislature precedenti, è previsto un regime transitorio pro-rata, che tiene conto della quota di assegno 
vitalizio maturato fino al 31/12/2011, e di quella soggetta al nuovo regime contributivo. Con la 
GHOLEHUD�GHO�����������GHOO¶8IILFLR�GL�3UHVLGHQ]D��FKH�UHFHSLVFH�OH�SUHYLVLRQL�GHO�'��/JV��Q�����������
± Legge Severino) è prevista l'abolizione del vitalizio per gli ex parlamentari condannati 
definitivamente per reati particolarmente gravi mentre con la successiva delibera del 22/03/2017 (che 
ULSUHQGH�L�FRQWHQXWL�GHOO¶DUWLFROR����F������GHOOD�/������������q�SUHYLVWD�O¶DSplicazione di un contributo 
di solidarietà per i trattamenti che superano i 70.000 euro; detto contributo, a seguito della sentenza 
della Suprema Corte, dovrà essere temporaneo. 

I soggetti che non pubblicano né comunicano, con cadenza mensile, i dati al Casellario Centrale 
delle Posizioni Previdenziali Attive (di seguito Anagrafe Generale)59, sono: la Regione Siciliana 

                                                             
59�/D�/������GHO������������KD�LVWLWXLWR�LO�&DVHOODULR�&HQWUDOH�GHOOH�3RVL]LRQL�3UHYLGHQ]LDOL�$WWLYH��GL�VHJXLWR�&DVHOODULR��
SHU�OD�UDFFROWD��OD�FRQVHUYD]LRQH�H�OD�JHVWLRQH�GHL�GDWL�H�GHOOH�DOWUH�LQIRUPD]LRQL�UHODWLYH�DL�ODYRUDWRUL�LVFULWWL�D�TXDOXQTXH�
UHJLPH�SUHYLGHQ]LDOH�REEOLJDWRULR�DWWULEXHQGR�DO�&DVHOODULR�VSHFLILFKH�IXQ]LRQL��DUW�����FRPPL��������H������,O�&DVHOODULR��
RSHUDWLYR�SUHVVR�O¶,136�VRWWR�LO�FRQWUROOR��LQGLUL]]R�H�YLJLODQ]D�GHO�0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR��ILQR�DO������HUD�FRRUGLQDWR�H�
YLJLODWR�GDO�1XFOHR�GL�9DOXWD]LRQH�GHOOD�6SHVD�3UHYLGHQ]LDOH���FRVWLWXLVFH�O
$QDJUDIH�JHQHUDOH�GHOOH�SRVL]LRQL�SUHYLGHQ]LDOL�
DVVLFXUDWLYH� FRQGLYLVD� WUD� WXWWH� OH�$PPLQLVWUD]LRQL� GHOOR� 6WDWR� H� JOL� DOWUL� JHVWRUL� GL� IRUPH� GL� SUHYLGHQ]D� H� DVVLVWHQ]D�
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(Fondo Pensioni Sicilia) che gestisce un fondo di previdenza sostitutivo per i propri dipendenti; la 
Camera dei Deputati per i propri dipendenti e per le cariche elettive che sono soggette a ritenute 
contributive per i vitalizi (vengono trattenute anche per la contribuzione figurativa qualora siano 
iscritti alle Casse GDP); il Senato della Repubblica per i propri dipendenti e per le cariche elettive 
che sono soggette a ritenute contributive per i vitalizi (vengono trattenute anche per la contribuzione 
figurativa qualora siano iscritti alle Casse GDP); la Corte Costituzionale per i giudici e i propri 
dipendenti; la Presidenza della Repubblica per i propri dipendenti; le Regioni a statuto ordinario e 

speciale per le cariche elettive che sono soggette a ritenute contributive per i vitalizi (vengono 
trattenute anche per la contribuzione figurativa qualora siano iscritti alle Casse GDP) e il fondo FAMA 

(Fondo Agenti Marittimi e Aerei), con sede a Genova, che gestisce la previdenza per gli agenti 
marittimi. 

Nella Tabella 6.1.1 sono esposti i dati relativi al numero dei vitalizi diretti e di reversibilità 
HURJDWL� GDOOH� VLQJROH� 5HJLRQL� LWDOLDQH� �D� HFFH]LRQH� GHOOD� 9DOOH� G¶$RVWD� SHU� OD� TXDOH� QRQ� q� VWDWR�
SRVVLELOH� LQGLYLGXDUH�FRVWR�H�QXPHUR�FRPSOHVVLYR��QHOO¶DQQR������DJOL�H[�FRQVLJlieri e agli aventi 
GLULWWR��QRQFKp� LO� FRVWR�FRPSOHVVLYR�H� O¶LPSRUWR�PHGLR�FRUULVSRVWR��&RPSOHVVLYDPHQWH� OH�Regioni 

analizzate erogano 3.645 vitalizi��SHU�XQD�VSHVD�WRWDOH�GL�FLUFD��������PLOLRQL�GL�HXUR�ORUGL� O¶DQQR��
/¶LPSRUWR�PHGLR�GHO�YLWDOL]LR�VL�DWWHVta intorno ai 42.927 euro lordi annui, seppure con importanti 
scostamenti dal valore medio (guardando ai soli vitalizi diretti, si passa dal valore medio della 
7RVFDQD��FRQ�FLUFD��������HXUR�ORUGL�O¶DQQR��DO�YDORUH�PHGLR�GHOOD�3XJOLD��FRQ�FLUFD��������HXUR lordi 
O¶DQQR��� 

In dettaglio, ai primi posti della classifica delle Regioni che spendono di più si confermano 
come per lo scorso anno Sicilia, Sardegna, Lazio, Puglia e Campania, con una spesa complessiva che 
oscilla tra i 10 e 18 milioni di euro lordi alO¶DQQR��DJOL�XOWLPL�SRVWL�GHOOD�FODVVLILFD�LQYHFH�%DVLOLFDWD��
Molise, Umbria, Marche, Toscana e Abruzzo con una spesa totale compresa tra i 4 e i 3 milioni di 
euro. Le Regioni con il maggior numero di vitalizi erogati sono: Sicilia, Sardegna, Lazio, Campania 
e Veneto (dai 247 ai 320 percettori).  

3HU� FRPSOHWH]]D� G¶LQIRUPD]LRQH�� ULFRUGLDPR� FKH� OD� PDJJLRU� SDUWH� GHL� &RQVLJOL� 5HJLRQDOL�
LWDOLDQL� QHJOL� XOWLPL� DQQL� KD� LQWURGRWWR� R� SUROXQJDWR� O¶DSSOLFD]LRQH� GL� ULGX]LRQL� R� GL� FRQWULEXWL� GL�
solidarietà temporanei sugli importi dei vitalizi erogati. Si ricorda che la temporaneità di questi 
provvedimenti è dettata dalla Corte costituzionale, secondo la quale il taglio deve essere compatibile 
³FRQ�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GL�FRQWLQJHQ]D�H�HFFH]LRQDOLWj�GHOO¶LQWHUHVVH�HFRQRPLFR generale che legittima 
OD�ULGX]LRQH´��6ROR�SHU�FLWDUH�TXDOFKH�HVHPSLR��OD�5HJLRQH�/RPEDUGLD�KD�UHFHQWHPHQWH�DSSURYDWR�XQ�
progetto di legge regionale che estende al 2023 la durata delle riduzioni del 10%, in vigore da quattro 
anni, degli assegni vitalizi vigenti; mentre la Regione Puglia ha reintrodotto per i prossimi due anni 
un contributo di solidarietà ai progetti di ricerca sulle malattie rare e la Regione Liguria ha approvato 
XQD�SURSRVWD�GL�OHJJH�FKH�SUHYHGH�O¶LQWURGX]LRQH�GL�XQ�FRQWULEXWR�GL�VROLGDULetà da destinare al settore 
sociosanitario e alle emergenze ambientali. 

 

 

                                                             
REEOLJDWRULH�SHU�FXL��DL�VHQVL�GHOO
DUW�����FRPPD�����GHOOD�FLWDWD�OHJJH�H�GHOO
DUW�����FRPPD����GHO�G�P������������JOL�(QWL�H�
OH�$PPLQLVWUD]LRQL�LQWHUHVVDWH�KDQQR�O
REEOLJR�GL�WUDVPHWWHUH�DO�&DVHOODULR�L�GDWL�UHODWLYL�D�WXWWH�OH�SRVL]LRQL�ULVXOWDQWL�QHL�
SURSUL�DUFKLYL� 
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7DEHOOD�������±�,�YLWDOL]L�GLUHWWL�H�LQGLUHWWL�HURJDWL�GDOOH�5HJLRQL�LWDOLDQH�QHO�������,PSRUWL�DQQXL�ORUGL 

Regioni 
N°. 

Pensionati 
diretti 

Costo pensioni 
dirette 

Pensione 
media 

N°. 
Pensionati 
indiretti 

Costo pensioni 
indirette 

Pensione 
media 

N° totale Spesa totale 

Sicilia (1) 188 11.119.732,80 59.147,51 132 7.181.965,56 54.408,83 320 18.301.698,36 

Sardegna 230 13.163.403,12 57.232,19 81 4.054.457,40 50.055,03 311 17.217.860,52 

Lazio* 188 11.147.461,50 59.295,01 81 4.777.483,50 58.981,28 269 15.924.945,00 

Puglia 152 11.667.169,80 76.757,70 54 2.912.562,96 53.936,35 206 14.579.732,76 

Campania  193 9.037.368,76 46.825,74 63 1.742.781,85 27.663,20 256 10.780.150,61 

Calabria (1) 144  8.094.004,44  56.208,36 46 1.577.259,60 34.288,25 190 9.671.264,04 

Trentino A.A. 125 6.126.632,04 49.013,06 61 2.556.513,84 41.910,06 186 8.683.145,88 

Veneto (2) 197 6.389.236,48 32.432,67 50 1.032.774,67 20.655,49 247 7.422.011,15 

Friuli V. Giulia 155 5.930.108,52 38.258,76 54 1.426.991,16 26.425,76 209 7.357.099,68 

Piemonte (1) 143 5.923.811,76 41.425,26 42 1.031.912,76 24.569,35 185 6.955.724,52 

Lombardia 155 5.097.314,84 32.885,90 63 1.162.162,11 18.447,02 218 6.259.476,95 

Liguria 120 5.292.168,00 44.101,40 32 883.543,08 27.610,72 152 6.175.711,08 

Emilia-Romagna 123 3.716.927,52 30.218,92 28 648.633,60 23.165,49 151 4.365.561,12 

Abruzzo 113 3.508.723,31 31.050,65 42 830.527,38 19.774,46 155 4.339.250,69 

Toscana 119 3.416.744,34 28.712,14 42 845.853,08 20.139,36 161 4.262.597,42 

Marche 108 3.430.172,52 31.760,86 35 697.249,29 19.921,41 143 4.127.421,81 

Umbria* 76 2.981.061,96 39.224,50 25 476.502,36 19.060,09 101 3.457.564,32 

Molise* 57 2.358.541,11 41.377,91 25 1.010.803,33 40.432,13 82 3.369.344,45 

Basilicata 80 2.801.134,44 35.014,18 23 417.369,72 18.146,51 103 3.218.504,16 

Totali 2.666 121.201.717,26 45.462,01 979 35.267.347,25 36.023,85 3.645 156.469.064,52 

Fonte: Elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati Consigli Regionali. (1) dati aggiornati al 2018. 

(2) importi annui netti. 

* Nel caso di Lazio e Molise si dispone del solo dato complessivo (vitalizi diretti + reversibilità). Il numero e il costo 
degli assegni di reversibilità sono stati stimati applicando il 30% al totale. 

)LJXUD���������1XPHUR�GL�DELWDQWL�SHU�YLWDOL]LR 

 

Fonte: Elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati Consigli Regionali e ISTAT 

Le Regioni con il minor numero di prestazioni pensionistiche sono: Molise, Umbria, Basilicata, 
Marche, Emilia-5RPDJQD� H� /LJXULD� �GDJOL� ��� DL� ���� SHUFHWWRUL��� 'DOO¶DQDOLVL� GHO� UDSSRUWR� WUD�
popolazione residente e numero di vitalizi totale (diretti e reversibilità) erogati per Regione risulta 
che in Italia a ogni vitalizio corrispondono circa 17 mila abitanti. Entrando nel dettaglio (si veda la 
Figura 6.1.1), il quadro regionale è assai differenziato: la Lombardia guida la classifica delle Regioni 
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SL��³YLUWXRVH´�FRQ�XQ�YLWDOL]LR�RJQL����PLOD�DELWDQWL��VHJXLWD�GDOO¶(PLOLD�5RPDJQD�����PLOD��H�GDO�
3LHPRQWH��FLUFD����PLOD���DOO¶HVWUHPLWj�RSSRVWD�VL�FROORFDQR�LO�0ROLVH�FRQ�XQ�UDSSRUWR�SDUL�D�������
abitanti per vitalizio e la Sardegna (5.300).60 

��� /H�SHQVLRQL�PHGLH�SHU�OH�YDULH�FDWHJRULH� 

La Tabella 6.2.1 evidenzia gli importi medi delle pensioni e il rapporto tra pensione media e 
reddito medio. La graduatoria vede al primo posto i notai con 78.200 (sono pensioni totalmente 
coperte da contributi), seguiti da giornalisti, dirigenti di azienda, iscritti al fondo Volo 
(prevalentemente Alitalia), commercialisti, avvocati, lavoratori del settore telefonico e infine 
ragionieri. In posizione intermedia molti vitalizi regionali.61  

Tabella 6.2.1 - Gli importi medi delle pensioni per categoria di lavoratori 

CATEGORIE DI 
LAVORATORI 

Pensione 
Media 2016 

(1) 

Pensione 
Media 2017 

(1) 

Reddito 
Medio 
2016 

Reddito 
Medio 
2017 

Rapporto 
tra PM e 
RM 2016 

% 

Rapporto 
tra PM e 
RM 2017 

% 

NOTAI 78.576 78.209 158.255 151.971 49,65 51,46 
GIORNALISTI 52.678 51.692 66.259 66.684 79,50 77,52 
DIRIG AZIENDE EX INPDAI 50.768 50.827 157.464 161.702 32,24 31,43 
Fondo VOLO 45.544 45.237 18.182 19.819 250,49 228,25 
COMMERCIALISTI 35.980 35.549 60.112 61.213 59,85 58,07 
AVVOCATI 27.347 27.155 38.385 38.437 71,24 70,65 
LAVORATORI TELEFONICI 26.365 26.363 38.032 37.742 69,32 69,85 
RAGIONIERI 25.262 24.656 52.246 53.015 48,35 46,51 
DIPENDENTI STATALI 24.802 25.439 32.959 35.561 75,25 71,54 
EX FERROVIE dello STATO 22.173 22.397 42.648 42.856 51,99 52,26 
LAVORATORI TRASPORTI 21.542 21.602 32.832 32.544 65,61 66,38 
DIPENDENTI ENTI LOCALI 19.512 19.923 30.709 30.672 63,54 64,96 
INGEGNERI, ARCHITETTI 19.021 19.007 23.363 23.981 81,42 79,26 
EX POSTE (IPOST) 18.057 18.201 27.181 28.530 66,43 63,80 
LAVORATORI 
SPETTACOLO 16.186 16.376 23.148 24.054 69,92 68,08 

GEOMETRI 13.561 13.564 25.722 26.082 52,72 52,01 
DIPENDENTI PRIVATI 
(FPLD) 13.088 13.353 23.030 23.613 56,83 56,55 

ARTIGIANI 11.609 11.820 21.285 21.768 54,54 54,30 
CONSULENTI LAVORO 10.748 11.041 67.451 67.929 15,93 16,25 
COMMERCIANTI 10.731 10.938 21.293 21.343 50,40 51,25 
AGRICOLI CDCM 7.938 8.038 11.311 10.327 70,18 77,83 
MEDICI 7.140 7.214 36.164 38.618 19,74 18,68 
FARMACISTI 6.094 6.027 29.953 29.679 20,35 20,31 
VETERINARI 5.977 5.837 16.820 17.554 35,54 33,25 

NOTA: non vengono riportate le pensioni medie dei professionisti iscritti alla casse di cui al D. Lgs 103/96 poiché le relative 
gestioni sono di troppo recente istituzione e quindi scarsamente significative. (1) Pensione media al lordo GIAS 

                                                             
60 6L�ULFRUGD�FKH�LO�QXPHUR�GL�FRQVLJOLHUL�GDL�TXDOL�SRL�GHULYDQR�L�SHQVLRQDWL�q�VWDELOLWR�GDO�VLQJROR�VWDWXWR�GHOOD�5HJLRQH�LQ�
EDVH�DJOL�VFDJOLRQL�GHILQLWL�GDO�'HFUHWR�/HJJH�GHO������FKH�GLSHQGRQR�GDOOD�SRSROD]LRQH�H�GHILQLVFRQR�LO�QXPHUR�PDVVLPR�
GL�FRQVLJOLHUL� 
61 Considerando anche gli Organi Costituzionali, i vitalizi regionali (vedi paragrafo precedente) e alcune categorie di 
statali, in classifica entrerebbero al primo posto i Giudici della Corte Costituzionale (200 mila euro) seguiti dai magistrati 
con 103.000, dai giudici della Corte Costituzionale con 81.667; seguirebbero i vitalizi della Puglia (76.700), dei deputati 
in pensione (circa 74.000), senatori in pensione (oltre 67.000), docenti universitari (65.000), vitalizi di Lazio e Sicilia 
(circa 59.000), personale di Camera e Senato (circa 56.000), e Calabria (circa 56.000), personale della Presidenza della 
Repubblica e della Corte Costituzionale (poco più di 53.000). I dati sono relativi al gennaio 2017. 
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Box 2 ± Pensioni non ancora armonizzate 

1HOO¶DPELWR� GHO� VLVWHPD� SHQVLRQLVWLFR� SXEEOLFR� ,13'$3�� LQVHULWR� QHO� VLVWHPD� JHQHUDOH� ,136� GDOO¶���������� VL�
distinguevano Gestioni separate come la Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (CTPS), la Cassa Pensioni Dipendenti 
Enti Locali (CPDEL), la Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), la Cassa Pensioni Sanitari (CPS), la Cassa Pensioni Ufficiali 
Giudiziari (CPUG). 

Ogni Cassa, per ragioni storiche aveva una specifica regolamentazione e quindi gli iscritti avevano titolo a 
SUHVWD]LRQL� GLIIHUHQ]LDWH�� JLj� SULPD� GHOOD� FRQIOXHQ]D� GHOO¶,13'$3� QHOO¶,136� VRQR� VWDWH� DGRWWDWL� SURYYHGLPHQWL� GL�
omogeneizzazione portati quasi a compimento dalla Legge Fornero. 

Restano però alcune importanti differenze rispetto alla normativa generale del Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti (FPLD) e alle stesse particolari regole per il calcolo delle quote A e B della pensione applicate a tutto il 
personale del pubblico impiego. 

Per un esame esauriente della questione si rinvia al Rapporto n. 4 anno 2017, paragrafo 2.2; qui di seguito si 
sintetizzano alcuni dei peculiari aspetti che contraddistinguono ancora il trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti, 
in particolare per quanto riguarda la più importante Cassa, la Cassa pensioni dei dipendenti statali, che da sola ha in carico 
LO� ����GHOOH� SHQVLRQL�SXEEOLFKH� SHU� XQ� LPSRUWR� SDUL�DO�����GHO� WRWDOH��$OO¶LQWHUQR� GL� GHWWD�&DVVD� VL� GLVWLQJXRQR�YDUL�
comparti tra i quali tuttora sussistono trattamenti diversificati. Nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico esistono 
ancora requisiti ridotti per il pensionamento, sia limiti inferiori di età che anzianità contributiva ridotta per la pensione 
anticipata; inoltre gli interessati possono usufruire di maggiorazioni di servizio in relazione alla natura del servizio 
prestato;  

a) per gli appartenenti alla magistratura la differenza più rilevante riguarda la pensione di vecchiaia in relazione al 
FROORFDPHQWR�D�ULSRVR�G¶XIILFLR�DO�VHWWDQWHVLPR�DQQR�G¶età;  

b) per gli appartenenti alla carriera diplomatica assumono particolare rilievo specifiche indennità spettanti per il 
VHUYL]LR� DOO¶HVWHUR�� DG� HVHPSLR� O¶,6(� �LQGHQQLWj� VHUYL]LR� HVWHUR�� LQFLGH�DO����� VXOOD� UHWULEX]LRQH� SHQVLRQDELOH��
mentre il servizio in sHGL�³GLVDJLDWH´�R�´SDUWLFRODUPHQWH�GLVDJLDWH´�q�FRPSXWDWR�FRQ�XQD�PDJJLRUD]LRQH�GL���R���
dodicesimi per un massimo di 5 anni;  

c) per il personale della carriera prefettizia O¶DVSHWWR�GLIIHUHQ]LDOH�SL��ULOHYDQWH�q�FRVWLWXLWR�GDOO¶DJJLXQWD�DOOD�SHQVLRQH�
di sei DXPHQWL� SHULRGLFL� �PHGLDPHQWH� ���� GHOOD� UHWULEX]LRQH� UDSSRUWDWD� DOO¶DQ]LDQLWj� FRQWULEXWLYD� SRVVHGXWD���
inoltre un caso di particolari funzioni (ad esempio Capo della Polizia) la relativa indennità rientra nella base 
pensionabile anche se non più fruita al momento del pensionamento;  

d) per i docenti di Università pubbliche vigono regole del tutto particolari per tener conto dei periodi di servizio 
prestati a tempo pieno o a tempo definito; esistono poi normative specifiche a seconda della carriera (ricercatore 
ed assistente, docente di seconda o di prima fascia) relativamente al limite di età per il collocamento a riposo e la 
permanenza in servizio per mancanza dei requisiti per il diritto a pensione.  
Per quanto riguarda altri importanti settori del pubblico impiego va poi ricordato il particolare trattamento spettante 

sia agli appartenenti agli Organi costituzionali che al relativo personale nonché agli amministratori e dipendenti di alcune 
Regioni autonome, in particolare la Sicilia. 

6.3 Le età medie alla decorrenza della pensione 

A partire dalla prima riforma del sistema pensionistico del 1992 (Riforma Amato), una delle 
leve utilizzate dai legislatori per controllare la spesa pensionistica e quindi la sostenibilità del sistema 
previdenziale, è sWDWR� LO� JUDGXDOH� LQQDO]DPHQWR� GHOO¶HWj� OHJDOH� GL� SHQVLRQDPHQWR� SHU� YHFFKLDLD� H�
O¶DXPHQWR�GHOO¶DQ]LDQLWj�ULFKLHVWD�SHU�OH�SHQVLRQL�GL�DQ]LDQLWj�R�DQWLFLSDWH��FLz�DQFKH�SHU�SRUUH�ULPHGLR�
alla Riforma Brodolini del 1969 che aveva introdotto i prepensionamenti, le baby pensioni e le 
anticipate. La serie storica dal 1997 al 2017, delle età medie alla decorrenza delle nuove pensioni 
liquidate in ciascun anno, ne evidenzia la crescita quasi lineare, considerando che prima del 1997 e 
ancor più ante Riforma Amato, dette età erano più basse; bastavano 55 anni per le donne e 65 per gli 
XRPLQL�SHU�RWWHQHUH�OD�SHQVLRQH�GL�YHFFKLDLD�PHQWUH�SHU�O¶DQ]LDQLWj�FL�VL�SRWHYD�ULWLUDUH�D����DQQL�H�
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ancor meno per le baby pensioni e per i prepensionamenti che potevano beneficiare anche di oltre 10 
anni di anticipo.  

Oltre 1,2 milioni di soggetti hanno beneficiato della pensione con meno di 40 anni di età. Il 
risultato delle riforme è evidenziato distintamente per categoria di pensione e sesso nelle Figure 6.3.1 

e 6.3.2 e nella Tabella 6.3.1.  

Figura 6.3.1 ± Età medie alla decorrenza del pensionamento delle pensioni dirette INPS (*) nuove liquidate per 

sesso e categoria ± Anni 1997-2017 

 

 

Fonte: INPS - Osservatorio sulle pensioni; (*) Escluse gestioni ex INPDAP e ex ENPALS 

1HO�������O¶HWj�OHJDOH�ULFKLHVWD�SHU�la pensione di vecchiaia era di 63 anni per gli uomini e 58 
DQQL� SHU� OH� GRQQH�� XQLWDPHQWH� DG� XQ¶DQ]LDQLWj� GL� DOPHQR� ��� DQQL�� H� O¶HWj� PHGLD� GL� YHFFKLDLD� DO�
pensionamento è stata di 63,5 anni per gli uomini e di 59,3 anni per le donne62��1HO������O¶HWj�OHJDOH��
XQLWDPHQWH�D�XQ¶DQ]LDQità di 20 anni, è di 66 e 7 mesi sia per gli uomini dipendenti e autonomi sia 
per le lavoratrici del settore pubblico e di 65 e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato e di 
���DQQL�H���PHVH�SHU�OH�ODYRUDWULFL�DXWRQRPH��O¶HWj�PHGLD�HIIHWWLYD�DOOD decorrenza passa per gli uomini 
a 67,1 anni e per le donne a 65,2, in media 66,5 anni��1HO������O¶HWj�OHJDOH�SHU�OD�SHQVLRQH�GL�YHFFKLDLD�
è rimasta invariata rispetto a quella del 2016. 

Nel 1997, per ottenere la pensione di anzianità era sufficiente avere 35 anni di anzianità e 
XQ¶HWj�GL�DOPHQR����DQQL�RSSXUH����DQQL�GL�DQ]LDQLWj�FRQ�TXDOVLDVL�HWj�H�O¶HWj�PHGLD�DOOD�GHFRUUHQ]D�
era di 56,5 anni per i maschi e di 54,4 anni per le donne. Nel 2017, con i nuovi requisiti di anzianità 
richiesti per la pensione anticipata di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le 
GRQQH��O¶HWj�PHGLD�DOOD�GHFRUUHQ]D�VDOH�D������DQQL�SHU�JOL�XRPLQL�H�D������DQQL�SHU�OH�GRQQH��LQ�PHGLD�
61,0 anni.  

Se si considera il complesso delle tre categorie anzianità, vecchiaia e prepensionamenti (e 
HVRGDWL��YHGDVL�FDSLWROR����VL�RVVHUYD�FKH�QHO������O¶HWj�PHGLD�GHO�SHQVLRQDPHQWR�q�GL�63,5 anni, nel 

                                                             
62 Le età espresse in forma decimale sono anni e decimi di anno. Es.: 56,5 corrisponde a 56 anni e 6 mesi.  
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calcolo di tale età media pesa di più O¶HWj�GHJOL�XRPLQL��SDUL�D������DQQL�che quella delle donne di 

62,5 anni, ormai molto vicini alle età dei Paesi più virtuosi.  

Analizzando poi la media ponderata delle età alla decorrenza di tutte le categorie di pensione, 
comprese le pensioni ai superstiti e i trattamenti assistenziali, nel 2017 si rilevano 67,7 anni in media; 
per gli uomini sono 64,5 anni e per le donne, che hanno maggior peso nelle pensioni ai superstiti, 
sono 70,5 anni.  

Figura 6.3.2 ± Età media alla decorrenza delle pensioni INPS (*) nuove liquidate di invalidità previdenziale e di 

invalidità civile per sesso ± Anni 2001-2017 

 
Fonte: INPS - Osservatorio sulle pensioni; (*) Escluse gestioni ex INPDAP e ex ENPALS 
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Tabella 6.3.1 ± Serie storica 1997-2017 ± Età medie alla decorrenza delle nuove pensioni INPS (*) liquidate per 

anno di decorrenza, categoria e genere 

 

 

Come si vede QHJOL� XOWLPL� ��� DQQL� O¶,WDOLD� KD� IDWWR� SDVVL� GD� JLJDQWH� QHOOH� HWj� HIIHWWLYH� GL�
SHQVLRQDPHQWR�RUPDL�YLFLQH�DL�SL��HOHYDWL�OLYHOOL�GHL�3DHVL�2&6(�PHQWUH�SHU�O¶HWj�OHJDOH�q�FHUWDPHQWH�
nei primi 3 posti.   
 

6.4 Il numero delle pensioni per data di decorrenza, per genere e tipologia 

/¶DVSHWWR�SDUWLFRODUH�PHVVR�D�IXRFR�LQ�TXHVWR�SDUDJUDIR�ULJXDUGD�O¶HVDPH�LQ�VHULH�VWRULFD�GHOOH�
SHQVLRQL�LQYDOLGLWj��YHFFKLDLD�H�VXSHUVWLWL��,96���FKH�VRQR�DQFRUD�LQ�YLJRUH�DOO¶����������D�SDUWLUH�
da quelle decorrenti dal 1980 e annL� SUHFHGHQWL�� UDFFROWH� LQ� XQ¶XQLFD� JHQHUD]LRQH� si è poi 

Numero 

pensioni 

liquidate

Importo 

medio 

mensile

Età 

media

Numero 

pensioni 

liquidate

Importo 

medio 

mensile

Età 

media

Numero 

pensioni 

liquidate

Importo 

medio 

mensile

Età 

media

Numero 

pensioni 

liquidate

Importo 

medio 

mensile

Età 

media

Numero 

pensioni 

liquidate

Importo 

medio 

mensile

Età 

media

Numero 

pensioni 

liquidate

Importo 

medio 

mensile

Età 

media

Numero 

pensioni 

liquidate

Importo 

medio 

mensile

Età 

media

Numero 

pensioni 

liquidate

Importo 

medio 

mensile

Età 

media

Numero 

pensioni 

liquidate

Importo 

medio 

mensile

Età 

media

Maschi 218.607 1.024,54 56,5 67.980 520,17  63,5 8.478 1.461,34 52,6 295.065 920,89     58,0 33.583 563,57  51,4 39.091 272,59  72,1 15.209 221,33   65,7 . . . 382.948 795,60     59,1

Femmine 40.347 773,56 54,4 91.293 389,69  59,3 481 1.403,62 50,4 132.121 510,61     57,8 12.637 391,43  49,4 178.735 390,08  68,2 39.342 196,71   65,5 . . . 362.835 413,05     63,4

Totale 258.954 985,44 56,1 159.273 445,38  61,1 8.959 1.458,24 52,5 427.186 794,00     57,9 46.220 516,50  50,9 217.826 369,00  68,9 54.551 203,57   65,5 . . . 745.783 609,48     61,2

Maschi 119.788 1.173,18 56,0 67.477 538,95  63,7 3.241 1.541,89 51,7 190.506 954,81     58,6 32.106 586,96  51,6 37.316 278,14  72,2 18.501 231,16   66,0 . . . 278.429 773,62     60,1

Femmine 25.755 955,48 53,8 103.543 396,64  59,3 285 1.375,60 51,3 129.583 509,86     58,2 12.141 421,41  49,5 168.109 401,48  68,5 40.255 221,82   65,5 . . . 350.088 421,63     63,7

Totale 145.543 1.134,66 55,6 171.020 452,79  61,0 3.526 1.528,45 51,6 320.089 774,68     58,4 44.247 541,53  51,1 205.425 379,07  69,2 58.756 224,76   65,6 . . . 628.517 577,56     62,1

Maschi 145.904 1.120,42 57,2 53.333 524,05  64,1 1.063 1.667,20 53,1 200.300 964,53     59,0 29.898 607,48  51,6 35.652 282,20  72,6 14.968 248,40   66,9 . . . 280.818 801,72     60,4

Femmine 31.104 898,57 54,7 79.095 399,77  59,9 251 1.482,10 51,3 110.450 542,70     58,4 11.802 438,40  49,7 159.550 414,36  68,7 27.568 216,30   65,9 . . . 309.370 443,44     64,1

Totale 177.008 1.081,44 56,7 132.428 449,82  61,6 1.314 1.631,85 52,7 310.750 814,60     58,8 41.700 559,63  51,1 195.202 390,22  69,4 42.536 227,59   66,3 . . . 590.188 613,92     62,3

Maschi 132.072 1.123,60 57,9 60.602 495,43  64,4 6.512 1.130,39 54,4 199.186 932,70     59,7 31.962 629,81  51,8 38.153 288,28  72,6 22.404 243,89   67,2 . . . 291.705 762,32     61,1

Femmine 26.717 892,47 56,0 87.315 408,45  60,0 2.675 802,27 51,9 116.707 528,28     58,9 12.930 459,94  49,7 171.545 425,55  68,9 29.503 220,75   66,0 . . . 330.685 444,88     64,4

Totale 158.789 1.084,71 57,6 147.917 444,08  61,8 9.187 1.034,85 53,6 315.893 783,29     59,4 44.892 580,88  51,2 209.698 400,57  69,6 51.907 230,74   66,5 . . . 622.390 593,66     62,9

Maschi 147.992 1.226,22 57,4 67.735 516,62  64,6 2.268 1.479,75 52,6 217.995 1.008,37  59,6 33.168 667,06  51,7 34.692 298,66  72,5 20.951 247,26   67,4 105.410 347,11   62,7 412.216 713,40     61,2

Femmine 32.237 954,58 56,0 109.555 432,00  60,2 517 1.246,52 51,4 142.309 553,34     59,2 13.643 490,27  50,0 156.474 448,43  69,1 23.302 229,86   66,5 178.003 362,65   71,6 513.731 438,96     66,6

Totale 180.229 1.177,63 57,2 177.290 464,33  61,9 2.785 1.436,45 52,3 360.304 828,65     59,5 46.811 615,53  51,2 191.166 421,25  69,7 44.253 238,09   66,9 283.413 356,87   68,3 925.947 561,14     64,2

Maschi 163.651 1.269,01 56,9 77.538 534,93  64,8 1.972 1.719,78 52,4 243.161 1.038,58  59,4 35.144 692,54  51,7 38.019 314,25  72,8 18.219 272,77   67,3 151.873 355,96   63,3 486.416 715,15     61,4

Femmine 38.834 952,03 55,8 123.133 445,55  60,3 185 1.412,29 51,7 162.152 567,95     59,2 14.745 525,62  49,8 167.774 471,20  69,5 23.409 254,59   67,0 255.736 369,30   71,6 623.816 447,73     67,1

Totale 202.485 1.208,22 56,7 200.671 480,08  62,0 2.157 1.693,41 52,3 405.313 850,30     59,3 49.889 643,20  51,1 205.793 442,20  70,1 41.628 262,55   67,1 407.609 364,33   68,5 1.110.232 564,89     64,6

Maschi 213.972 1.905,64 57,4 105.867 1.026,40      64,5 3.006 1.114,42 54,3 322.845 1.609,95  59,7 38.505 861,98  51,9 37.272 323,13  72,9 16.843 288,55   67,0 159.629 361,90   64,3 575.094 1.091,35  61,6

Femmine 42.945 1.034,67 56,2 126.992 484,68  60,7 1.102 685,95 52,2 171.039 624,07     59,5 15.569 531,94  49,9 184.656 610,23  68,9 22.113 254,33   66,7 266.266 375,33   72,1 659.643 505,22     67,2

Totale 256.917 1.760,05 57,2 232.859 730,97  62,5 4.108 999,48 53,7 493.884 1.268,53  59,7 54.074 766,96  51,3 221.928 562,01  69,5 38.956 269,12   66,8 425.895 370,30   69,2 1.234.737 778,22     64,6

Maschi 173.515 1.438,13 57,3 90.955 580,86  65,3 612 1.348,81 53,4 265.082 1.143,78  60,0 34.665 714,95  51,6 35.609 326,27  72,9 15.759 302,20   66,9 154.744 370,49   65,1 505.859 794,08     62,1

Femmine 47.541 1.082,35 56,1 125.600 475,76  60,9 252 893,76 51,8 173.393 642,68     59,6 14.635 530,25  49,9 157.359 512,75  69,8 20.375 268,20   66,6 258.905 384,09   72,5 624.667 487,92     67,5

Totale 221.056 1.361,61 57,0 216.555 519,90  62,7 864 1.216,08 52,9 438.475 945,62     59,8 49.300 660,12  51,1 192.968 478,33  70,4 36.134 283,03   66,8 413.649 379,00   69,7 1.130.526 624,91     65,1

Maschi 131.969 1.397,12 58,6 112.275 553,71  65,2 525 1.863,60 53,2 244.769 1.011,25  61,6 40.642 697,50  51,4 38.391 333,46  73,1 17.399 315,41   66,8 171.883 376,90   65,5 513.084 699,58     63,1

Femmine 32.913 994,16 57,6 132.973 480,60  60,9 285 1.537,56 52,4 166.171 584,13     60,2 17.517 531,37  49,7 172.807 518,58  70,1 22.986 278,20   66,6 287.197 389,23   72,6 666.678 471,25     68,1

Totale 164.882 1.316,69 58,4 245.248 514,07  62,9 810 1.748,88 52,9 410.940 838,54     61,0 58.159 647,46  50,9 211.198 484,93  70,6 40.385 294,23   66,7 459.080 384,62   69,9 1.179.762 570,55     65,9

Maschi 164.518 1.493,80 57,8 109.275 511,31  65,1 435 1.955,33 53,2 274.228 1.103,03  60,7 37.440 709,55  51,5 35.849 339,07  73,3 15.893 321,58   66,9 173.267 384,14   66,1 536.677 769,31     62,8

Femmine 49.415 1.142,78 56,9 144.106 492,74  60,9 183 1.558,44 52,3 193.704 659,57     59,9 16.614 530,76  49,6 158.237 534,37  70,4 20.170 287,41   66,7 279.632 395,19   72,5 668.357 504,88     67,6

Totale 213.933 1.412,72 57,6 253.381 500,75  62,7 618 1.837,80 53,0 467.932 919,46     60,4 54.054 654,60  50,9 194.086 498,30  71,0 36.063 302,47   66,8 452.899 390,96   70,0 1.205.034 622,65     65,5

Maschi 138.051 1.506,46 58,6 98.011 552,00  65,0 411 2.049,64 53,3 236.473 1.111,81  61,3 37.907 726,55  51,4 35.535 347,99  73,5 14.121 330,41   67,0 187.768 394,32   66,5 511.804 745,45     63,5

Femmine 36.300 1.132,88 57,8 141.600 518,53  60,8 93 1.682,49 52,2 177.993 644,43     60,2 17.179 541,69  49,6 154.656 553,33  70,6 18.041 296,60   66,9 298.950 403,55   72,6 666.819 503,25     68,1

Totale 174.351 1.428,68 58,5 239.611 532,22  62,5 504 1.981,89 53,1 414.466 911,09     60,8 55.086 668,90  50,8 190.191 514,96  71,1 32.162 311,45   66,9 486.718 399,99   70,3 1.178.623 608,42     66,1

Maschi 167.764 1.667,29 58,4 69.145 560,67  65,6 406 2.196,81 53,7 237.315 1.345,77  60,5 38.862 722,24  51,5 36.980 352,43  73,8 17.066 346,15   67,0 204.937 400,51   66,5 535.160 837,99     63,3

Femmine 45.510 1.261,78 57,4 90.795 531,00  61,5 110 1.756,48 52,6 136.415 775,78     60,1 17.487 535,30  49,8 160.810 564,48  71,0 19.942 310,20   67,2 319.552 410,30   72,6 654.206 524,70     68,8

Totale 213.274 1.580,76 58,2 159.940 543,82  63,3 516 2.102,94 53,5 373.730 1.137,72  60,4 56.349 664,22  51,0 197.790 524,83  71,5 37.008 326,78   67,1 524.489 406,48   70,2 1.189.366 665,67     66,3

Maschi 88.638 1.766,40 59,1 76.127 645,49  66,1 52 1.793,25 55,6 164.817 1.248,67  62,3 36.597 758,43  51,8 37.775 366,16  74,1 16.594 355,82   66,7 216.167 405,97   66,3 471.950 722,65     64,4

Femmine 20.747 1.312,58 57,8 131.732 562,08  61,2 8 1.170,06 52,4 152.487 664,22     60,8 16.611 564,92  49,8 162.695 590,67  71,4 18.437 311,74   66,9 323.372 416,27   72,3 673.602 515,33     68,8

Totale 109.385 1.680,32 58,9 207.859 592,63  63,0 60 1.710,16 55,2 317.304 967,80     61,6 53.208 698,02  51,2 200.470 548,37  71,9 35.031 332,62   66,8 539.539 412,15   69,9 1.145.552 600,74     67,0

Maschi 135.085 1.756,63 58,8 74.710 641,12  66,1 46 1.683,25 56,1 209.841 1.359,45  61,4 36.577 752,94  51,9 36.702 367,91  74,0 16.102 361,88   66,5 191.862 408,89   65,9 491.084 836,09     63,6

Femmine 39.644 1.407,85 57,8 122.423 578,95  61,3 3 1.362,59 56,6 162.070 781,72     60,4 16.558 557,82  49,7 157.894 599,75  71,6 17.122 319,99   66,7 282.773 422,47   72,4 636.417 558,70     68,4

Totale 174.729 1.677,49 58,6 197.133 602,51  63,1 49 1.663,61 56,1 371.911 1.107,69  61,0 53.135 692,14  51,2 194.596 556,02  72,0 33.224 340,30   66,6 474.635 416,98   69,8 1.127.501 679,52     66,3

Maschi 116.406 1.854,55 59,1 58.333 602,84  66,4 195 2.178,62 58,8 174.934 1.437,52  61,5 34.062 778,65  52,2 36.843 375,85  74,4 20.824 377,56   66,2 158.431 409,68   65,9 425.094 857,71     63,7

Femmine 32.723 1.456,61 57,7 86.840 594,83  61,7 7 2.489,54 59,1 119.570 830,78     60,6 14.968 562,41  49,9 159.957 621,30  71,9 20.147 329,45   66,6 224.751 423,84   71,7 539.393 572,93     68,5

Totale 149.129 1.767,23 58,8 145.173 598,05  63,6 202 2.189,40 58,8 294.504 1.191,18  61,1 49.030 712,63  51,5 196.800 575,35  72,3 40.971 353,90   66,4 383.182 417,99   69,3 964.487 698,45     66,4

Maschi 85.739 1.892,13 59,8 55.349 700,72  66,7 2.481 2.093,25 57,5 143.569 1.436,29  62,4 34.406 806,40  52,7 37.275 386,22  74,9 22.464 395,26   66,1 196.451 413,42   65,3 434.165 779,53     64,2

Femmine 25.949 1.492,72 58,4 78.260 656,11  62,1 296 1.719,62 54,6 104.505 866,85     61,1 15.558 575,51  50,3 162.832 641,59  72,3 21.228 338,92   66,5 276.423 430,48   72,2 580.546 568,79     69,4

Totale 111.688 1.799,33 59,5 133.609 674,59  64,0 2.777 2.053,42 57,2 248.074 1.196,41  61,9 49.964 734,50  52,0 200.107 594,02  72,8 43.692 367,89   66,3 472.874 423,39   69,3 1.014.711 658,96     67,2

Maschi 78.237 1.873,14 60,2 76.293 659,73  66,8 1.545 2.122,51 56,1 156.075 1.282,47  63,4 38.110 830,53  53,2 38.222 403,26  74,8 21.521 407,37   66,5 200.415 416,42   64,3 454.343 747,12     64,1

Femmine 34.203 1.389,60 58,9 62.177 659,46  62,7 329 1.785,79 54,4 96.709 921,52     61,3 16.637 593,84  50,8 167.382 662,25  72,4 19.886 350,15   67,1 272.214 435,05   71,6 572.828 585,24     69,3

Totale 112.440 1.726,05 59,8 138.470 659,61  64,9 1.874 2.063,40 55,8 252.784 1.144,38  62,6 54.747 758,60  52,4 205.604 614,11  72,8 41.407 379,89   66,8 472.629 427,15   68,5 1.027.171 656,84     67,0

Maschi 41.848 2.021,56 60,6 84.848 681,00  66,9 1.051 2.109,68 55,8 127.747 1.131,90  64,8 38.706 843,87  53,6 36.851 410,24  75,1 26.361 419,23   66,4 206.801 420,55   64,0 436.466 665,34     64,4

Femmine 41.833 1.497,95 59,1 31.562 628,05  63,8 338 1.877,62 54,6 73.733 1.127,32  61,1 17.349 586,92  51,2 161.393 682,25  72,6 23.818 362,27   66,9 280.939 439,07   71,4 557.232 601,89     69,6

Totale 83.681 1.759,80 59,9 116.410 666,64  66,1 1.389 2.053,21 55,5 201.480 1.130,23  63,4 56.055 764,35  52,8 198.244 631,69  73,0 50.179 392,19   66,6 487.740 431,22   68,3 993.698 629,76     67,3

Maschi 99.634 2.094,69 60,5 89.100 727,21  66,9 1.176 2.184,32 58,3 189.910 1.453,66  63,5 38.740 848,31  53,9 38.659 416,24  75,3 26.024 423,81   66,4 221.631 423,10   64,0 514.964 834,66     64,0

Femmine 58.788 1.498,61 59,4 36.028 694,23  64,1 304 1.787,93 56,8 95.120 1.194,86  61,2 17.515 590,08  51,7 168.025 690,47  73,0 22.229 364,82   66,9 301.425 442,89   71,8 604.314 631,48     69,7

Totale 158.422 1.873,49 60,1 125.128 717,71  66,1 1.480 2.102,90 58,0 285.030 1.367,30  62,7 56.255 767,91  53,2 206.684 639,17  73,4 48.253 396,63   66,6 523.056 434,50   68,5 1.119.278 724,96     67,1

Maschi 85.487 2.103,62 61,1 72.440 743,96  67,2 827 2.180,08 60,7 158.754 1.483,60  63,9 39.090 837,64  54,3 36.803 413,35  75,3 20.358 426,72   66,8 221.028 426,64   64,3 476.033 811,86     64,3

Femmine 42.139 1.455,59 59,8 32.529 680,16  64,6 177 1.750,46 60,4 74.845 1.119,27  61,9 18.629 576,07  52,0 160.816 700,85  73,0 16.987 371,24   67,5 299.496 446,47   72,1 570.773 608,36     70,2

Totale 127.626 1.889,66 60,6 104.969 724,19  66,4 1.004 2.104,34 60,7 233.599 1.366,87  63,2 57.719 753,22  53,5 197.619 647,30  73,4 37.345 401,48   67,1 520.524 438,05   68,8 1.046.806 700,90     67,5

Maschi 114.919 2.149,81 61,3 94.853 812,63  67,1 1.199 2.072,13 62,3 210.971 1.548,17  63,9 37.859 840,62  54,6 38.653 417,08  75,7 25.218 435,43   66,6 213.933 442,28   64,6 526.634 911,76     64,5

Femmine 45.223 1.539,60 60,2 40.128 710,07  65,2 184 1.809,66 62,9 85.535 1.151,01  62,5 18.555 586,31  52,7 167.485 705,26  73,5 20.710 371,48   67,3 293.244 455,69   72,5 585.529 629,81     70,5

Totale 160.142 1.977,49 61,0 134.981 782,14  66,5 1.383 2.037,21 62,4 296.506 1.433,60  63,5 56.414 756,97  54,0 206.138 651,22  73,9 45.928 406,59   66,9 507.177 450,03   69,1 1.112.163 763,32     67,7

(*) Escluse gestioni ex Inpdap ed ex Enpals

Totale Anzianità, Vecchiaia e 
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proceduto per singolo anno fino a quelle decorrenti dal 201763��Ê�LQ�SUDWLFD�VWDWD�IDWWD�XQ¶DQDOLVL�GHOOD�
GXUDWD�GHOOH�SHQVLRQL�DQFRUD�LQ�SDJDPHQWR��GDOOD�ORUR�GHFRUUHQ]D�ILQR�DOO¶�����������Spesso i nostri 
concittadini si lamentano perché le età per andare in pensione sono più elevate che in passato e 
aumentano ogni due anni; i motivi sono essenzialmente due: aumenta la longevità dei pensionati e si 
deve mantenere il sistema in equilibrio per garantire a quelli che oggi con i loro contributi (giovani 
in testa) consentono il pagamento delle pensioni che quando verrà il loro turno il sistema funzionerà 
ancora e anche per loro ci saranno le pensioni.  

6HQ]D�OHJDUH�O¶HWj�GL�SHQVLRQH�DOOD�VSHUDQ]D�di vita i rischi sono quelli che emergono dalle durate 
delle pensioni erogate molti anni fa e ancor oggi in pagamento; schiere di lavoratori mandati in 
quiescenza in età giovani in seguito a norme che tra il 1965 e il 1990 hanno permesso le baby pensioni 
nel pubblico impiego, i prepensionamenti, le pensioni di anzianità prima dei 50 anni e permissivi 
requisiti per ottenere le prestazioni di invalidità e inabilità. Ci vorranno ancora molti anni per ridurre 
queste anomalie che appesantiscono il bilancio del wHOIDUH��7XWWH�OH�³HWj�PHGLH�DWWXDOL´�VRQR�FDOFRODWH�
DOOD�GDWD�GHO�������������XWLOL]]DUH�SHU�LO�FDOFROR�GHOO¶HWj�O¶���������DYUHEEH�VLJQLILFDWR�FRQWHJJLDUH�
un anno in più di età che tuttavia, per la maggioranza dei pensionati non sarebbe ancora compiuto.  

$O� JHQQDLR� ����� SUHVVR� O¶,136�� FRPSUHVH� OH� SUHVWD]LRQL� H[� ,13'$3� UHODWLYH� DL� GLSHQGHQWL�
SXEEOLFL��q�HVFOXVR�VROR�O¶(13$/6���ULVXOWDQR�LQ�SDJDPHQWR�EHQ�758.372 pensioni previdenziali con 

durata da 37 anni e più relative a uomini e donne andati in pensione nel lontano 1980 o ancor prima. 

In dettaglio si tratta di 683.392 prestazioni IVS fruite da lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, 
commercianti e agricoli), di cui 546.726 a donne (80%) e 136.666 a maschi. Per i pubblici si tratta di 
74.980 prestazioni di cui 49.510 a donne (66%) e 25.470 a uomini (34%). Ma a che età sono andati 
in pensione nei lontani 1979/80? Per i maschi ancora viventi del settore privato le età del 
pensionamento sono state: 53,1 anni per la pensione di anzianità, 56,3 per la vecchiaia, 50,8 per i 
prepensionamenti, 41,5 per le invalidità e 30,7 per le prestazioni ai superstiti. È opportuno ricordare 
che i lavoratori andati in pensione 37 anni fa e oltre in età più anziane sono deceduti e le loro età più 
elevate non entrano a far partH�GHOO¶HWj�PHGLD��4XHVWR�FRQVHQWH�RJJL�GL� IDU�HPHUJHUH� OH�HWj�PHGLH�
possedute nel 1980 e anni precedenti dai neo pensionati più giovani. Oggi le età possedute dalla 
generazione di lavoratori andati in pensione nel 2017 (durata 0 anni) sono più composite e reali in 
TXDQWR� TXHVWD� JHQHUD]LRQH� GL� SHQVLRQDWL� q� TXDVL� WXWWD� DQFRUD� YLYHQWH� DOO¶���������� VRQR�
rispettivamente: 61,3; 67,1; 62,4; 54,5; 76,9 (quasi 47 anni in più). Per le donne 50,1; 55,4; 51,6; 
44,3; 40,7 che oggi sono diventate 60,2; 65,4; 63,6; 52,5; 73,8. Solo come annotazione si consideri 
FKH�RJJL�O¶DVSHWWDWLYD�GL�YLWD�SHU�XRPLQL�H�GRQQH�D����DQQL�GL�HWj�q�SDUL��ULVSHWWLYDPHQWH��D����DQQL�SHU�
i maschi (quindi 84 anni) e a 22 anni e 2 mesi per le donne (87 anni e 2 mesi).  

La durata media delle prestazioni erogate dal 1980 o prima è di circa 38 anni per il settore 
privato e di 41 anni per i maschi e 41,5 per le femmine per il settore pubblico. Considerando che ad 
oggi per un 65enne la durata media della prestazione pensionistica (valore attuale medio per maschi 
e femmine della prestazione diretta e di reversibilità) si può situare a circa 19 anni, abbiamo 
attualmente in pagamento 6.004.068 prestazioni IVS che hanno una durata di 20 anni e più, pari al 

35,6% circa del totale delle pensioni IVS (16,8 milioni); quindi, anche se mascherato da pensione, 
molto più di un reddito di cittadinanza��/H�GRQQH��SL��ORQJHYH��IDQQR�OD�SDUWH�GHO� OHRQH�FRQ�O¶����

                                                             
63 Per approfondire questo tema VL�YHGD�O¶2VVHUYDWRULR�VXOOD�VSHVD�SXEEOLFD������³/D�GXUDWD�PHGLD�GHOOH�SHQVLRQL´�VFDULFDELOH�GDO�VLWR  
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delle prestazioni in pagamento da 37 anni e più e il 67% di quelle con durata oltre i 25 anni; si tratta 
prevalentemente di pensioni di invalidità, superstiti e vecchiaia (si veda Grafico 6.4.1).  

Al gennaio 2018 nel settore privato sono in essere ancora 230 mila pensioni dovute ai 
Prepensionamenti anche con 10 anni di anticipo rispetto ai requisiti tempo per tempo vigenti; se ne 
q�IDWWR�XQ�XVR�³LQWHQVLYR´�ILQR�DO�������L�SLFFKL�VL�VRQR�YHULILFDWL�WUD�LO������H�LO�������DQQR�FRQ�LO�
numero più elevato) poi il numero di prepensionati è sceso a poche centinaia per anno fino al 2008 
per poi riprendere anche VH�FRQ�QXPHUL�QRQ�VXSHULRUL�DOOH�������XQLWj�O¶DQQR��WUDQQH�LO������������� 

2YYLDPHQWH�JOL�RQHUL�GHL�SUHSHQVLRQDPHQWL�VRQR�VWDWL�VFDULFDWL�VXO�³FRQWR�SHQVLRQL´�H�QRQ�VXO�
³VRVWHJQR�DO� UHGGLWR´�FRPH� LQYHFH�VL�GRYUHEEH� IDUH�H� IDQQR�PROWL�3DHVL�8(��6WHVVR�GLVcorso sulle 
LQYDOLGLWj�SUHYLGHQ]LDOL��SHU�O¶,136��OH�SHQVLRQL�LQGLFDWH�FRPH�µ,QYDOLGLWj¶�ULFRPSUHQGRQR�OH�FDWHJRULH�
µ$VVHJQR�GL� LQYDOLGLWj¶��µ3HQVLRQH�GL� LQYDOLGLWj¶�H�µ3HQVLRQH�GL� LQDELOLWj¶���6RQR�LQ�SDJDPHQWR�ROWUH�
931 mila (il 6% del totale pensioni) pHQVLRQL�LQGLFDWH�FRPH�µ6XSHUVWLWH¶��ULFRPSUHQGRQR�OH�FDWHJRULH�
µ6XSHUVWLWH�GD�3HQVLRQDWR¶�H�µ6XSHUVWLWH�GD�$VVLFXUDWR¶���GL�FXL�FRQ�ROWUH����DQQL�EHQ���������H�FRQ�
25 e più anni 490 mila. Alle prestazioni di invalidità previdenziale vanno aggiunte le invalidità civili 
(altre 964 mila più 2.096.180 indennità di accompagnamento).  

Come si vede da questi dati il numero di cittadini assistiti e sussidiati dalla fiscalità generale e 
FKH�SRWUHPPR�GHILQLUH�EHQHILFLDUL�GL�XQ�³reddito di cittadinanza ante literam´��sono veramente tanti. 
,QILQH� QHOOD� 3$� VXOOD� EDVH� GHOOH� QRUPH� GHJOL� DQQL� ¶��-¶��� HUD� SRVVLELOH� DQGDUH� LQ� SHQVLRQH�
anticipatamente: nello Stato dopo 14 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio utile per le donne sposate o 
con figli, compresi i riscatti per maternità e laurea; una laureata con 2 figli poteva lavorare anche solo 
per 8 anni e poi pensionarsi dopo aver versato pochi anni di contributi; (Baby pensioni), oppure per 
tutti i dipendenti pubblici dopo 19 anni, 6 mesi e 1 giorno e per i dipendenti degli enti locali dopo 25 
anni consentendo così pensionamenti a 35/40 anni di età con 20-25 anni di contribuzione (sempre 
compresi i riscatti di laurea, maternità e militare). Il numero di pensioni erogate per prestazioni 
³$93,6´��DQ]LDQLWj��YHFFKLDLD��SUHSHQVLRQDPHnti, invalidità e superstiti) è cresciuto dalle 106 unità 
del 1981 ai picchi di 322 mila e 468 mila del 1991 e 1992 per tornare sopra le 433 mila unità del 
1996. Dal 2001 le prestazioni decorrenti per ciascun anno si è attestato sopra le 400 mila unità con 
picchi di 558 mila nel 2006 e 520 mila nel 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Fig. 6.4.1 ± INPS, SETTORE PRIVATO 
1XPHUR�SHQVLRQL�LQ�YLJRUH�DOO¶���������SHU�DQQR�GL�GHFRUUHQ]D 
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7. Il sistema del welfare complementare in Italia: pensioni, assistenza e sanità 

La popolazione italiana spende quasi 70 miliardi di euro SHU�JDUDQWLUVL�SULYDWDPHQWH�O¶DFFHVVR�
a prestazioni sanitarie, di assistenza e di previdenza complementare. Il dato è in sensibile crescita 
ULVSHWWR�DOO¶DQQR�SUHFHGHQWH� (62 miliardi di euro per 2016, con un +12%), anche se è corretto far 
rilevare che per almeno due delle voci principali di spesa sono cambiate le regole di rilevazione 
ISTAT (per il dato della sanità OOP) e quelle del nostro centro studi (per la LTC). Si rimanda al 
seguito per il dettaglio delle innovazioni (Tabella 7.1). 

$O�SDUL�GHL�GDWL�UHJLVWUDWL�QHOO¶XOWLPR�OXVWUR��OD�YRFH�SL��FRQVLVWHQWH�GL�VSHVD�q�DQFRUD�TXHOOD�SHU�
spesa sanitaria c.d. out of pocket, 35,9 miliardi di euro. Con tale voce di spesa si identificano i costi 
sostenuti dalle famiglie e dai singoli direttamente, senza intervento alcuno di intermediari di spesa, 
quali fondi sanitari, mutue, compagnie di assicurazione o altro. Aggiungendo al dato il valore della 
spesa per sanità intermediata si raggiunge e supera la soglia dei 40 miliardi di euro, un terzo del 
totale della spesa sostenuta dal sistema pubblico per offrire cure mediante il Servizio Sanitario 
Nazionale.  

Tabella 7.1 - La spesa privata per il welfare complementare e integrativo (dati in milioni di euro) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Tipologia Spesa privata Spesa privata In % del PIL In % spesa 
pubblica 

Previdenza complementare 12.414 13.000 13.500 14.256  14.873 0,86% 1,76% 

Spesa per sanità OOP* 26.240 30.000 32.287 32.081 35.989 2.08% 4,28% 

Spesa per assistenza LTC ** 11.000 9.280 8.900 8.900 10.700 0,62% 1,27% 

Spesa per sanità intermediata 4.060 4.300 3.689  3.809 4.901 0,28% 0,58% 

Spesa welfare individuale*** 1.000 2.567 2.963 3.008  3.087 0,17% 0,36% 

54.714 59.147 61.339 62.054 69.550 4,03% 8,27% 
* Il dato 2017 è quello rilevato da ISTAT secondo le nuove regole di verifica puntuale delle singole voci di spesa (ove conosciute 
e conoscibili) che compongono il paniere delle prestazioni normalmente ricondotte alla spesa OOP. Riclassificando anche il 
2016 secondo la nuova regola, il dato sarebbe stato pari a 34.705 milioni di euro, in luogo dei 32.081 milioni rilevati secon do 
OD�YHFFKLD�UHJROD�H�FKH�QHOO¶HGL]LRQH�SUHFHGHQWH�GL�questo Bilancio avevamo avuto modo di mettere in discussione in quanto 
trattavasi di dato apparentemente fortemente sottostimato; sensazione oggi confermata dalle nuove tecniche di rilevazione.  
** Dal 2015 il dato è calcolato con riguardo alla spesa per assistenza domiciliare e residenziale al netto dei valori dell'indennità 
GL�DFFRPSDJQDPHQWR�HURJDWD�GD�,136��3HU�O¶DQQR������VL�q�WHQXWR�FRQWR�DQFKH�GHOOD�TXRWD�GL�7)5�GHVWLQDWD�DL�³FROODERUDWRUL�
GRPHVWLFL´�FRQ�FRPSLWL�GL�FXUD�H�DVVLVWHQ]D�UHJRODUPHQWH�UHJLVWUDWL�SUHVVR�,136��/D�VWLPD�GHOOD�TXRWD�GL�ODYRUR�³LUUHJRODUH´��
FHUWDPHQWH� VRWWRVWLPDWD�� q� FDOFRODWD� FRQ� ULIHULPHQWR� DO� UHVWDQWH� QXPHUR� GHL� ³FROODERUDWRUL� GRPHVWLFL´� QRQ� GLFKLDUDWL� FRPH�
adibiti ad attività di cura e assistenza. 
*** La voce tiene conto solo della raccolta premi del ramo assicurativo 1° danni- infortuni.  
Fonte: Elaborazione Itinerari Previdenziali su dati COVIP (Previdenza Complementare), ISTAT (Spesa sanitaria OOP), 
Ministero della Salute (Spesa per sanità intermediata), INPS (Spesa per assistenza LTC), ANIA (Spesa per welfare individuale) . 

Seguono in termini di valore di costo, la contribuzione alla previdenza complementare pari a 
14,8 miliardi H�/7&��LQWHVD�FRPH�VHPSOLFH�FRVWR�SHU�³FROODERUDWRUL�GRPHVWLFL´��VHQ]D�TXLQGL�ZKLWH�H�
silver economy), pari a 10,7 miliardi di euro. Il dato riferito alla long term care è già abbattuto, al 
pari degli altri anni, del valore degli assegni di accompagnamento riconosciuti dal pilastro pubblico 
H�FKH�ULGXFRQR�O¶LPSDWWR�GHOOD�VSHVD�FRPSOHVVLYD��SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�OD�SUHYLGHQ]D�FRPSOHPHQWDUH�
si deve tenere conto del fatto che LO�FRQWULEXWR�q�GHGXFLELOH�SHU�O¶LVFULWWR�SHU�XQ�PDVVLPR�GL����������
euro. Volendo, ipotizzare per approssimazione il risparmio fiscale medio, si può abbattere il valore 
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di circa 3,6 miliardi di euro (per queste ragioni, il dato dei costi per singoli e famiglie per previdenza 
complementare, al netto del risparmio fiscale, sarebbe pari a 11,2 miliardi di euro).  

7.1 La sanità integrativa e la LTC 

La spesa complessiva privata per sanità ammonta a circa 40 miliardi di euro. Di questa, ancora 
bassissima è quella veicolata per il tramite di intermediari di spesa (fondi sanitari, compagnie di 
assicurazione e altri soggetti) che ammonta solo a una piccola percentuale del totale, pari a poco meno 
del 14%; con un leggera crescita rispetto al 2016. 

Il dato della spesa out of pocket q�VHQVLELOPHQWH�FUHVFLXWR�ULVSHWWR�DOO¶DQQR�������FLz�DQFKH�LQ�
ragione della modifica delle regole di rilevazione ISTAT; circostanza che conferma la fondatezza dei 
dubbi manifestati dal nostro Centro Studi nel precedente rapporto sulla eccessiva sottostima della 
reale portata di questo dato che avevamo tentato di ridefinire attraverso un nostro modello di 
simulazione dimostratosi molto vicino al vero. Infatti la riclassificazione del dato per il 2016 da parte 
GHOO¶,STAT dimostra come quello proposto dallo stesso Istituto per lo scorso anno fosse inferiore di 
almeno ���� PLOLDUGL� ULVSHWWR� D� TXHOOR� RWWHQLELOH� FRQ� L� QXRYL� ULIHULPHQWL� DOO¶HIIHWWLYD� VSHVD��
riclassificando il 2016 secondo la nuova regola, il dato è pari a 34.705 milioni di euro, in luogo dei 
32.081 milioni di euro. 

Dai primi dati provvisori elaborati dal Ministero della Salute, emerge una riduzione del numero 
di fondi attestati e un aumento degli iscritti. I fondi che entro il 31 luglio del 2018 hanno inviato la 
GRFXPHQWD]LRQH�SHU�O¶LVFUL]LRQH�DOO¶$QDJUDIH�VRQR�����GL�FXL���GL�WLSR�$�H�����GL�WLSR�%��ULVSHWWR�DOOR�
scorso anno (quando si era registrato un forte aumento del numero dei fondi dai 305 del 2015 ai 322 
del 2016) il numero si è ridotto di 11 unità considerando che uno dei fondi che aveva richiesto 
O¶LVFUL]LRQH�QRQ�q�VWDWR�DWWHVWDWR�LQ�TXDQWR�QRQ�KD�UDJJLXQWR�OD�VRJOLD�GHO�����GHOOH�ULVRUVH�YLQFRODWH�
GD�GHVWLQDUH��DL�VHQVL�GHL�'HFUHWL�³7XUFR´�H�³6DFFRQL´��D�RGRQWRLDWULD�H�/7& (Tabella 7.2). 

Tabella 7.2 - NuPHUR�IRQGL�DWWHVWDWL�DOO¶$QDJUDIH�GHL�)RQGL�6DQLWDUL��LVFULWWL�H�DPPRQWDUH�JHQHUDOH 

Anno 
Fondi 

attestati 
Tipo  

A 
Tipo  

B 
Totale 
iscritti 

di cui 
dipendenti 

di cui 
familiari 

Ammontare 
generale 

Ammontare 
parziale 
(20%) * 

Ammontare 
parziale/ 

ammontare 
generale 

2010 255 47 208 3.312.474 1.647.071 1.250.499 1.614.346.536 491.930.591 30,47% 
2011 265 43 222 5.146.633 3.209.587 1.475.622 1.740.979.656 536.486.403 30,82% 
2012 276 3 273 5.831.943 3.724.694 1.601.080 1.913.519.375 603.220.611 31,52% 
2013 290 4 286 6.914.401 4.734.798 1.639.689 2.111.781.242 690.892.884 32,72% 
2014 300 7 293 7.493.824 5.141.223 1.787.402 2.159.885.997 682.448.936 31,60% 
2015 305 8 297 9.154.492 6.423.462 2.195.137 2.243.458.570 694.099.832 30,94% 
2016 322 9 313 10.616.847 6.680.504 2.160.917 2.329.791.397 753.775.116 32,35% 

2017 311 9 302 12.900.000     2.400.000.000 780.000.000 32,50% 
Fonte: elaborazioni su dati Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute. 
* Ammontare delle prestazioni extra LEA che devono essere per legge almeno pari al 20% delle prestazioni totali; le cifre in verde sono 
stime in attesa di conferma da parte del Ministero della Salute 
�,O�FDPSR�³DQQR´�q�TXHOOR�GL�HIIHWWLYD�ULFRQGXFLELOLWj�GHL�GDWL�H�QRQ�TXHOOR�GL�ULOHYD]LRQH��FRVu��DG�HVHPSLR��LO�GDWR�³DQQR´������
q�TXHOOR�ULOHYDWR�GDO�0LQLVWHUR�HQWUR�OD�ILQH�GHOO¶DQQR������   

La forma giuridica utilizzata in stragrande preferenza dai fondi sanitari è quella 
GHOO¶DVVRFLD]LRQH�QRQ�ULFRQRVFLXWD�H[�DUW�����F�F�������IRQGL���VHJXRQR�Ln leggera crescita le società 
di mutuo soccorso ex L. 3818/1886 (42 SMS). Residuale, in misura rispettivamente inferiore alle 10 
XQLWj�OD�IRUPD�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�ULFRQRVFLXWD�H[�DUW�����F�F���Q�����H�GHOOD�IRQGD]LRQH��Q������3HU����
forme sanitarie non si conosce invece la forma giuridica.  
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/¶DPPRQWDUH�JHQHUDOH�GHOOH�ULVRUVH�LPSLHJDWH��VHFRQGR�L�GDWL�SURYYLVRUL�GHO�0LQLVWHUR�6DOXWH��
aumenta a circa 2,4 miliardi di cui 780 milioni di risorse vincolate alle prestazioni di LTC e 
odontoiatria ai sensi dei DecretL�0LQLVWHULDOL�FF�GG��³7XUFR´�H�³6DFFRQL´��FRQ�XQ�DXPHQWR�LQ�OLQHD�FRQ�
quello degli anni precedenti.  

4XDQWR� DO� QXPHUR� GHJOL� LVFULWWL�� GRSR� O¶LPSRUWDQWH� UDGGRSSLR� GL� ODYRUDWRUL� ³QRQ�GLSHQGHQWL´�
dello scorso anno (prevalentemente assistiti da alcune società di mutuo soccorso) il totale sarebbe 
pari secondo i primi dati provvisori a circa 12,9 milioni tra lavoratori dipendenti, autonomi e familiari 
a carico. 

Tabella 7.3 ± Gli iscritti ai fondi sanitari  

 

La materia della sanità integrativa continua a registrare un vuoto normativo pernicioso per 
O¶LQWHUR�VHWWRUH��,O�WXWWR�FRQ�SRVVLELOL�ULFDGXWH�LQ�WHUPLQL�GL�JHVWLRQH�H�VROYLELOLWj�GHOOH�VLQJROH�IRUPH�
di sanità integrativa. Resta ancora priva di concreta attuazione la materia del terzo settore, ancora 
SULYD�GHO�GHILQLWLYR�FRPSLPHQWR�GHO�TXDGUR�UHJRODPHQWDUH�GHOHJDWR��SXU�D�IURQWH�GHOO¶HPDQD]LRQH�QHO�
corso del 2017 del c.d. Codice del Terzo Settore, D�OJV�� ����������� 6L� ULFRUGD� FKH� O¶LQYLR� QRQ� q�
obbligatorio, O¶LVFUL]LRQH� q� YRORQWDULD� H� OD� GRFXPHQWD]LRQH� ULFKLHVWD� q� LO� ELODQFLR� R� GRFXPHQWR�
equivalente; solo questo è sufficiente per definire totalmente carente di regole e vigilanza il sistema 
Italia. 

Dal punto di vista dei possibili benefici fiscali relativi all¶LVFUL]LRQH�DGHVLRQH�D�IRUPH�VDQLWDULH�
integrative si registra ancora una forte discriminazione tra lavoratori dipendenti e autonomi, a scapito 
dei secondi; i primi e i loro datori di lavoro possono portare in totale deduzione fino a 3.615,20 euro 
annui mentre i secondi, hanno una limitata detraibilità pari nel massimo al 19% di circa 1.300 euro 
della quota associativa versata. 

1RQRVWDQWH�JOL�LPSRUWDQWL�EHQHILFL�ILVFDOL�OHJDWL�DOO¶DGHVLRQH�D�IRUPH�VDQLWDULH�LQWHJUDWLYH��PHQR�
della metà dei lavoratori dipendenti e circa il 25% di autonomi e liberi professionisti aderisce ai fondi 
sanitari nelle loro differenti forme; circa 15 milioni di soggetti (poco meno considerando quelli che 
hanno stipulato una polizza assicurativa danni di ramo 2 per il rimborso delle spese sanitarie) 
ricorrono a soluzioni per il rimborso delle spese mediche. Il limite sembra prima di tutto, quindi, di 
matrice culturale e di scarsa informazione anche se i miglioramenti, pur molto lenti, sono visibili.  

 

Lavoratori 

dipendenti

Lavoratori 

non 

dipendenti

Familiari 

lavoratori 

dipendenti

Familiari 

lavoratori 

non 

dipendenti

Pensionati
Familiari 

pensionati

Totale 

lavoratori

Totale 

familiari 

dei 

lavoratori

Totale 

pensionati
Totale iscritti

a b c d e f g=a+b h=c+d i=e+f j=g+h+i

2010 1.647.071 414.904 983.593 266.906 о о 2.061.975 1.250.499 о 3.312.474

2011 3.209.587 461.424 1.264.534 211.088 о о 3.671.011 1.475.622 о 5.146.633

2012 3.724.694 506.169 1.290.336 310.744 о о 4.230.863 1.601.080 о 5.831.943

2013 4.734.798 539.914 1.373.444 266.245 о о 5.274.712 1.639.689 о 6.914.401

2014 5.141.223 565.199 1.563.015 224.387 о о 5.706.422 1.787.402 о 7.493.824

2015 6.423.462 535.893 1.862.206 332.931 о о 6.959.355 2.195.137 о 9.154.492

2016 6.680.504 1.074.038 1.908.962 251.955 527.716 173.672 7.754.542 2.160.917 701.388 10.616.847

2017 12.900.000

Situazione iscritti

Anno

Fonte: elaborazioni su dati Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute; in verde dati provvisori
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Focus: non autosufficienza 

In crescita anche la voce di spesa per non autosufficienza, pur considerando il nuovo metodo di 
rilevazione. Per la quantificazione, si sono sommate le poste relative alla spesa per assistenza 
domiciliare pari a 18,9 miliardi di euro e per assistenza residenziale (per la quota parte a carico dei 
singoli e delle famiglie) pari a circa 4,2 miliardi di euro, più 90 milioni di euro per la raccolta del 
ramo assicurativo IV vita per LTC e dread disease. La voce di spesa per assistenza domiciliare è il 
prodotto del numero di colf registrate presso INPS circa 900.000 addetti di cui circa 500 mila (stima) 
operanti nel badantato e assistenza agli anziani, con un costo medio di poco più di 20 mila euro lordi 
O¶DQQR�� FRPSUHQVLYL� GL� FRQWULEXWL� VRFLDOL�� YLWWR� H� D� YROWH� DOloggio e TFR; (il costo indicato è una 
sottostima) per un costo totale annuo di circa 10,4 miliardi cui occorre sommare almeno altrettante 
badanti irregolari.64 Per queste ultime il costo può essere stimato attorno agli 8,4 miliardi, senza 
considerare quote DFFHVVRULH�GL�UHPXQHUD]LRQH��YLWWR�H�DOORJJLR���3HU�OH�F�G��³EDGDQWL´�VL�q�WHQXWR�FRQWR�
anche del costo per contributi, TFR e costi di vitto e alloggio (voci non considerate negli anni 
precedenti).  

Il tutto per un totale di 23,1 miliardi di euro, a cui è stato sottratto il valore del totale degli 
assegni di accompagnamento riconosciuti dallo Stato italiano pari, per il 2017, a 12,483 miliardi per 
un valore di circa 10,617 miliardi. Il dato complessivo non tiene conto delle spese per accedere a 
servizi di domotica e a tutte le necessità di beni e servizi afferenti alle necessità di rispondere a rischi 
H�ELVRJQL�GHOOD�F�G��³WHU]D´�HWj��,Q�TXHVWR�VHQVR�H�SHU�WXWWH�OH�UDJLRQL�GHWWH��LO�GDWR�ULPDQH�VHQVLELOPHQWH�
sottostimato rispetto a quello che potrebbe essere la spesa effettiva dei singoli e delle famiglie per 
rispondere a esigenze della non autosufficienza65. 

Focus: welfare individuale 

La voce welfare individuale tiene solamente conto della raccolta premi delle sole assicurazioni 
infortuni del ramo danni, pari a 3 miliardi di euro. In realtà, ove si volesse contemplare in questa 
voce almeno un 50% della raccolta del ramo malattia (ramo 2° danni), immaginando che il restante 
50% faccia riferimenti a premi corrisposti alle compagnie per il tramite di assicurazioni collettive 
contratti da fondi sanitari integrativi (che se computati due volte incrementerebbe ingiustificatamente 
LO�GDWR���O¶LPSRUWR�VDOLUHEEH�VLQR�D�4,25 miliardi di euro. 

7.2 La previdenza complementare in Italia e un confronto con i Paesi OCSE e non OCSE  

Il 2017 registra una importante crescita sia del patrimonio sia degli iscritti ai fondi pensione 
complementare, giunti oltre ai 8,298 milioni a fine 2017 (8,6 a fine settembre 2018); dato che 
depurato delle doppie iscrizioni arriva a 7,9 milioni. 

                                                             
64 6HFRQGR�$VVLQGDWFROI��VL�WUDWWD�GL�FLUFD�����PLOD�DGGHWWL�VHFRQGR�L�GDWL�XIILFLDOL�GHOO¶,NPS che, purtroppo, non arriva però a censire 
O¶HQRUPH�]RQD�µQHUD¶�H�µJULJLD¶�FKH�DIIOLJJH�LO�VHWWRUH��OH�XOWLPH�VWLPH�SDUODQR�GL�FLUFD���PLOLRQH�����PLOD�LUUHJRODUL��ODYRratori invisibili, 
senza diritti. Una piaga sociale che si consuma quotidianamente di fronte ai nostri occhi e che fino ad oggi riteniamo non sia stata 
opportunamente tenuta in considerazione da chi ha avuto responsabilità di governo. 

65 ,�GDWL��ULIHULWL�DO�������QRQ�WHQJRQR�DQFRUD�FRQWR�GL�TXHOOR�FKH�SRWUj�HVVHUH�O¶LPSDWWR�GHOOH�SUHYLVLRQL�GHlla Legge di Bilancio 2018 in 
tema di LTC per cui, tutti i premi o contributi versati per soluzioni per la non autosufficienza e malattia grave (dread disease) dal datore 
di lavoro a favore della generalità dei lavoratori o categorie determinate di questi sono totalmente esenti a fini fiscali per i beneficiari, 
non andando a incrementare il reddito di lavoro da tassare a fini fiscali.  
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Mettendo a confronto il dato al 31/12/����� FRQ�TXHOOR� GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�� XQ� LPSRUWDQWH�
apporto alla crescita dei fondi negoziali (+8%) è dato dal meccanismo di adesione contrattuale. Ai 
fondi che già utilizzano questo modello di adesione si è aggiunto nel 2018 il fondo Previambiente. 
Importante la crescita nel 2017 dei fondi aperti (+9,2%) e PIP di nuova generazione (+8,1%). 

Tabella 7.4 - La previdenza complementare negli anni 2015, 2016 e 2017: adesioni e risorse destinate alle 
prestazioni (var % tra adesioni e risorse 2017- settembre 2018) 

 Adesioni Risorse (in milioni di euro) 

  2015 2016 2017 sett. 2018 var.% 2015 2016 2017 sett. 2018 var.% 

Fondi pensione 
negoziali 2.419.103 2.597.022 2.804.633 2.959.865 5,50% 42.546 45.931 49.456 51.171 3,50% 

Fondi pensione aperti 1.150.096 1.258.979 1.374.205 1.430.801 4,10% 15.430 17.092 19.145 19.952 4,20% 

Fondi pensione 
preesistenti 644.797 653.971 643.341 643.000 -1,67% 55.299 57.538 58.996 59.000 2,54% 

PIP nuovi 2.595.804 2.869.477 3.104.209 3.210.5523 3,40% 20.056 23.711 27.644 30.049 8,70% 

PIP vecchi 431.811 411.242 390.311 390.000 -5,16% 6.779 6.931 6.978 6.980 0,70% 

Totale* 7.234.858 7.787.488 8.298.969 8.609.034 3,70% 140.351 151.278 162.299 167.234 3,00% 

Dato COVIP: Le posizioni in essere si riferiscono al numero di rapporti di partecipazione complessivamente aperti presso form e 
SHQVLRQLVWLFKH�FRPSOHPHQWDUL��3HU�L�3,3�³YHFFKL´�H�L�IRQGL�SHQVLRQH�SUHHVLVWHQWL�L�GDWL�GHO������VRQR�ULIHULWL�DOOD�ILQH�GHO� 2017. 
Nel totale si include FONDINPS. Sono inoltre escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente 
D�3,3�³YHFFKL´�H�³QXRYL´��D�ILQH������FLUFD��������LQGLYLGXL��GL�FXL��������ODYRUDWRUL�GLSHQGHQWL�  
 

Il dato, depurato dalle doppie iscrizioni, pari a circa 7,9 milioni di iscritti, andrebbe abbattuto 
GHOO¶LPSRUWDQWH�QXPHUR�GL�SRVL]LRQL�SUHYLGHQ]LDOL�SHU�FXL�LO�ULVSDUPLR�DFFXPXODWR�q�SDUL�R�LQIHULRUH�D�
����HXUR��1RQ�SRWHQGR�FRQRVFHUH�LO�GDWR�SHU�L�F�G��3,3�³YHFFKL´�� LO�QXPHUR�GL iscritti con posizioni 
previdenziali pari o inferiori a 100 euro è di 869 mila unità; la forma previdenziale complementare 
LQ�FXL�VL�UHJLVWUD�PDJJLRUPHQWH�LO�IHQRPHQR�VRQR�L�IRQGL�DSHUWL´�SHU�XQ�WRWDOH�GHO����GHJOL� LVFULWWL��
seguono i PIP di nuova generazione con un 5% e i negoziali o preesistenti con un 2-3% del totale. 

Il patrimonio complessivo dei fondi pensione è oramai pari a 162,3 miliardi di euro (167 a 
settembre 2018), con un incremento del 7,2% rispetto allo scorso anno. I fondi pensione negoziali 
restano al secondo posto per forma pensionistica con maggiori attivi destinati alle prestazioni (49,5 
miliardi di euro), mentre i fondi preesistenti raggiungono i circa 59 miliardi di euro.   

/¶,WDOLD� UHVWD�� LQ� RJQL� FDVR�� DQFRUD� EDVVD� QHOOD� FODVVLIica dei Paesi OCSE e non OCSE per 
diffusione dei fondi pensione. La Figura 7.1 evidenzia il rapporto tra il patrimonio complessivo dei 
IRQGL�SHQVLRQH�H� LO�3,/�QD]LRQDOH�QHOO¶DQQR�������O¶,WDOLD��FRQ�XQ�YDORUH�SDUL�DO�������VL�SRVL]LRQD�
molto al di sotto della media OCSE (50,7%). Interessante, quanto ovvio, riportare come la crescita 
degli strumenti di secondo pilastro a livello globale su base decennale si sia evoluta sensibilmente 
solo nei Paesi con marcato ricorso a soluzioni multi-pilastro e non, invece e necessariamente, in 
UDJLRQH�GHL�F�G��³WDVVL�GL�VRVWLWX]LRQH´�SHQVLRQLVWLFL�GHL�VLQJROL�3DHVL�  
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Figura 7.1 - Rapporto tra patrimonio complessivo dei fondi pensione e PIL nei Paesi OCSE e non OCSE, 2017 

 

Fonte: Pension Markets in Focus 2018 

$�OLYHOOR�QRUPDWLYR��O¶DQQR������YHGUj�LO�GHILQLWLYR�UHFHSLPHQWR�QHL�3DHVL�8(�GHOOD�GLUHWWLYD�
,253�,,��FRQ�QRWHYROL�LPSDWWL�SHU�WXWWL�L�IRQGL�SHQVLRQLVWLFL�³D]LHQGDOL´��QHJR]LDOL��SUHHVLVWHQWL�H�DSHUWL�
ad adesione collettiva). Tra le novità FKH�LO�GHFUHWR�LQWURGXUUj�QHOO¶2UGLQDPHQWR�LWDOLDQR�VL�ULFRUGDQR�
OH�QXRYH�UHJROH�LQ�PDWHULD�GL�WUDVIHULELOLWj�GHO�SURSULR�³]DLQHWWR´�SUHYLGHQ]LDOH�SHU�L�ODYRUDWRUL�FKH�VL�
VSRVWDQR�WUD�OH�YDULH�QD]LRQL�HXURSHH��TXHOOH�VX��LQYHVWLPHQWL�³HWLFL´�R ³DG�LPSDWWR�VRFLDOH´�H��SULPD�
ancora di tutto, le nuove regole in materia di governance, stravolgenti il precedente assetto dato dal 
D�OJV�� ���������� FRQ� O¶LQWURGX]LRQH� GL� QXRYH� UHJROH� VXJOL� RUJDQL� GL� DPPLQLVWUD]LRQH� GHL� IRQGL�
SHQVLRQH�H�OD�QDVFLWD�GL�WUH�IXQ]LRQL�³IRQGDPHQWDOL´��FRVu�GHILQLWH�GDOOD�'LUHWWLYD���TXHOOD�GL�DXGLW��GL�
risk management e di attuariato (ove il fondo raccolga direttamente rischi biometrici).  

7.3 Il welfare aziendale 

Per completare il quadro del welfare complementare di secondo e terzo pilastro, dal 2017 inizia 
LO� QRVWUR� PRQLWRUDJJLR� VXO� ³ZHOIDUH� D]LHQGDOH´� VX� EDVH� FRQWUDWWXDOH� XQD� QXRYD� H� LPSRUWDQWH�
FRPSRQHQWH�GHOOD�VSHVD�FRPSOHPHQWDUH�FKH��D�SDUWLUH�GDOO¶DQQR�������Jrazie ad un cambio repentino 
di approccio alla materia, è stato fortemente incentivato con le Leggi di Bilancio per gli anni 2016/17. 
/¶DWWXDOH�UHJRODPHQWD]LRQH�q�O¶HVLWR�GL�XQ�WULWWLFR�QRUPDWLYR�LO�FXL�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�q�GDWR�GDOOD�Legge 
28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 182-190 (Legge di Stabilità 2016), passando per il 
tramite della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 160-162 (Legge di Bilancio 2017) e 
conclusosi con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 28 e 161, (Legge di Bilancio 2018). Il tutto 
FRPSOHWDWR�� LQ� FRUVR� G¶RSHUD�� GDOO¶DUW�� ��� GHO� Decreto Legge 50/2017 (in materia di premi di 
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produttività e di incentivi per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori 
nell'organizzazione del lavoro). 

In via di estrema sintesi, per la parte che qui interessa e in assenza di una definizione di legge, 
FRQ�ZHOIDUH�D]LHQGDOH�VL�ID�ULIHULPHQWR�³EHQHILFL�GL�XWLOLWj�VRFLDOH´��RVVLD�EHQL��SUHVWD]LRQL�GL�RSHUH�H�
servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria e culto 
destinati al lavoratore e non considerati (in tutto o in parte) componenti di reddito da tassare, con 
conseguenti benefici fiscali e contributivi. Il caso più noto è quello della convertibilità del premio di 
produWWLYLWj�LQ�GHWHUPLQDWL�EHQL�H�VHUYL]L�D�ILVFDOLWj�³]HUR´�H�FRQ�DJHYROD]LRQL�LQ�WHUPLQL�GL�FRQWULEXWR�
previdenziale. 

,O�GDWR�GHOOD�FRQWULEX]LRQH�ULIHULELOH�DO�ZHOIDUH�D]LHQGDOH��YRFH�FRPSRVWD��WUD�O¶DOWUR��GD�VSHVD�
per pacco spesa, istruzione, assistenza ai familiari anziani, trasposto e attività ricreative), una volta 
depurato da quello della previdenza complementare e della sanità integrativa, (precedentemente e 
separatamente esposto) e altresì abbattuto del valore dei c.d. buoni pasto (3 miliardi di euro circa), 
ammonta per il 2017 a circa 2,5 miliardi di euro.  

Gli operatori attivi nel settore sono circa 90, di cui circa 30 proprietari di piattaforme dedicate 
per la gestione dei rapporti di convenzione. I settori che registrano un maggiore sviluppo welfare 
aziendale sono quelli bancario, chimico ± farmaceutico, servizi e industria. Il valore medio del piano 
di welfare è pari a 900/1000. 

Va detto che nella voce welfare aziendale si fanno spesso rientrare voci tra loro molto diverse 
per natura e finalità e che spaziano da quelle assistenziali di welfare complementare e 
sostegno/integrazione del reddito familiare sino a voci estranee alla vera natura delle politiche di 
welfare pubblico e privato, se non in senso lato (il riferimento è alle prestazioni per svago e 
ricreazione, tra cui palestre e altro). Da qui, la voce di 2,5 miliardi di cui si è detto, andrebbe 
parzialmente ridotta prima di essere assommata alle altre poste di spesa per welfare complementare. 
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8. Tassi di sostituzione lordi e netti della previdenza obbligatoria 
 

,Q�TXHVWD�VHGH�HVDPLQHUHPR�³O¶RXWSXW´�GHOOD�SUHYLGHQ]D��FLRq�L�tassi di sostituzione, inserendo 
anche alcune valutazioni prospettiche su eventuali interventi possibili per la definizione della nuova 
pensione anticipata, oltre che analizzare (novità di questo Rapporto) le curve dei tassi di sostituzione 
di alcune categorie di liberi professionisti. Occorre prima di tutto effettuare una doverosa premessa 
sulla metodologia adottata. I tassi di sostituzione infatti possono essere espressi in valori lordi e netti; 
L�WDVVL�ORUGL�VRQR�GHILQLWL�FRPH�LO�UDSSRUWR�IUD�O¶LPSRUWR�DQQXR�GHOOD�SULPD�UDWD di pensione e quello 
GHOO¶XOWLPD�UHWULEX]LRQH��R�UHGGLWR�GD�ODYRUR�SHU�JOL�DXWRQRPL��HG�HVSULPRQR�OD�YDULD]LRQH�GHO�UHGGLWR�
lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza; i tassi di sostituzione netti 
vengono calcolati esprimendo sia la pensione che la retribuzione al netto del prelievo contributivo e 
fiscale e sono quindi un indicatore maggiore di adeguatezza delle prestazioni poiché misurano di 
quanto il reddito disponibile di un lavoratore si modifica a seguito del pensionamento. I tassi di 
sostituzione netti risultano significativamente superiori a quelli lordi, a parità di ogni altra condizione 
SHU� YLD� GHOOD� GRSSLD� SURJUHVVLYLWj� GHOO¶LPSRVWD� VXO� UHGGLWR� SHUVRQDOH� H� GHO� IDWWR� FKH� O¶DOLTXRWD�
contributiva grava sulla retribuzLRQH�D�FDULFR�GHO�ODYRUDWRUH�DWWLYR�H�QRQ�VXOO¶LPSRUWR�GHOOD�SHQVLRQH� 

 
Nel realizzare queste proiezioni si è utilizzato un motore di calcolo proprietario66 che tiene 

conto: 1) delle riforme delle pensioni che hanno incrementato i requisiti di età e anzianità contributiva 
utili a conseguire la pensione; dal 2019 si andrà in pensione di vecchiaia non prima dei 67 anni di 

età, a prescindere dal tipo di calcolo (misto o contributivo), dal genere dei lavoratori (uomini e donne) 
e dalla tipologia d'impiego (dipendenti, parasubordinati, autonomi); 2) del requisito di età che viene 
DGHJXDWR�DOO¶LQFUHPHQWR�GHOOD�VSHUDQ]D�GL�YLWD�DWWHVD��VHFRQGR�³VWDELOL]]DWRUH�DXWRPDWLFR´��WHQHQGR�
conto degli incrementi registrati nel periodo precedente, che a oggi sono previsti in crescita costante 
al ritmo di circa 2 mesi e più a biennio. La stessa indicizzazione è prevista anche per i requisiti di 
anzianità contributiva; 3) degli effetti della revisione dei coefficienti di trasformazione prevista 
GDOO¶DUW�����FR� 11 della L. 335/95��FRVu�FRPH�PRGLILFDWR�HG�LQWHJUDWR�GDOO¶DUW�����FRPPL����H����GHOOD�
L. 247/2007 nonché gli effetti delle misure contenute negli interventi di riforma adottati nel corso del 
2011, ivi incluse quelle previste nel Decreto Legge 201/2011 convertito con modificazioni dalla 
L. 214/2011 (Tabelle 8.1 a ± b; Grafico 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Motore di calcolo fornito da EPHESO I.A. Srl per informazioni www.epheso.it 



116 
 

Tabella 8.1 a  TASSI DI SOSTITUZIONE NETTI DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA - Pensione di Vecchiaia 
(ETA' DI INGRESSO 24 ANNI) 

 

Anno di Nascita 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 

            

Dipendenti 74,3% 74,6% 74,8% 75,2% 75,9% 77% 78,4% 79,9% 80,9% 81,9% 82,3% 

Autonomi 66,1% 64,7% 64,0% 65,4% 67,0% 68,4% 70,2% 71,9% 72,7% 73,8% 74,5% 
 

Età/ 
contributi alla 
pensione 

68+1m 
37+1m 

68+7m 
37+7m 

68+9m 
37+9m 

69+1m 
38+1m 

69+5m 
38+5m 

69+7m 
38+7m 

69+11m 
38+11m 

70+3m 
39+3m 

70+5m 
39+5m 

70+8m 
39+8m 

70+9m 
39+9m 

 

Tabella 8.1 b   TASSI DI SOSTITUZIONE LORDI DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA - Pensione di Vecchiaia 
(ETA' DI INGRESSO 24 ANNI) 

              

Anno di Nascita 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 
            
Dipendenti 62,8% 63,5% 63,7% 64,5% 65,6% 66,7% 68,1% 69,6% 70,4% 71,2% 71,4% 

Autonomi 44,4% 43,6% 43,0% 44,2% 45,6% 46,9% 48,5% 50,1% 5117% 51,8% 51,9% 
            
Età/ contributi      
alla pensione 

68+1m 
37+1m 

68+7m 
37+7m 

68+9m 
37+9m 

69+1m 
38+1m 

69+5m 
38+5m 

69+7m 
38+7m 

69+11m 
38+11m 

70+3m 
39+3m 

70+5m 
39+5m 

70+8m 
39+8m 

70+9m 
39+9m 

Fig. 8.1 ± Tassi di sostituzione Netti della Previdenza Obbligatoria 
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Anno di nascita (inizio lavoro a 24 anni)

Tassi di sostituzione Netti
Ipotesi PIL 1,2%

Lav. Dipendente Lav. Autonomo

68+1m/37+1m

68+7m/37+7m

68+9m/37+9m

69+1m/38+1m

69+5m/38+5m

69+7m/38+7m

69+11m/38+1m

70+3m/39+3m

70+5m/39+5m

70+8m/39+8m

70+9m/39+9m

Ipotesi di base: crescita delle retribuzioni individuali attese pari a 1,2% reale. Per i redditi di riferimento sono stati considerati i 

GDWL�PHGL�SXEEOLFDWL�GDO�0()�³VWDWLVWLFKH�VXOOH�GLFKLDUD]LRQL�ILVFDOL�DQDOLVL�GHL�GDWL�IRPEF DQQR�G¶LPSRVWD�����´��3HU�OH�DQQXDOLWj�
future sono stati considerati una crescita media quinquennale del PIL pari a 1,2% reale e inflazione al 2% in linea con le ipotesi 

della RGS. Per la correzione demografica è stato utilizzato lo scenario centrale del modello previsionale demografico ISTAT. Il 

conteggio delle tasse è effettuato sulla base della normativa IRPEF vigente. Per il lavoratore autonomo è stata considerata 

O¶LVFUL]LRQH� DOOD� *HVWLRQH� 6SHFLDOH� $UWLJLDQL� ,136�� 3HU� LO� ODYRUDWRUH� GLSHQGHQWH� O¶LVFUL]ione al Fondo Pensione Lavoratori 

Dipendenti INPS. Mese di nascita febbraio di ogni anno. Data di pensionamento primo giorno del mese successivo quello di 

maturazione dei requisiti. 
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Modalità di calcolo: Per calcolare i ³WDVVL�GL�VRVWLWX]LRQH´�sono stati simulati diversi profili 
JHQHUD]LRQDOL� �SHU� DQQR� GL� QDVFLWD�� GDO� ����� DO� ������ FRQ� XQ¶LSRWHVL� GL� VFHQDULR� HFRQRPLFR� FKH�
prevede un XQD� FUHVFLWD�PHGLD� TXLQTXHQQDOH� GHO� 3,/� SDUL� D� ����� H�XQ¶LQIOD]LRQH� SDUL� DO� ��, 
tenendo altresì conto di tutte le variazioni attese relative: a) agli incrementi della speranza di vita che 
variano i requisiti di pensionamento (età e anzianità contributive); b) delle variazioni dei coefficienti 
attuariali applicando scrupolosamente le regole del calcolo contributivo (coefficiente di rivalutazione 
sulla base della media quinquennale del PIL nominale).  

Nelle stime sono stati considerati retribuzioni e redditi da lavoro sulla base dei dati pubblicati 
GDO�0()�³67$7,67,&+(�68//(�',&+,$5$=,21,�),6&$/,�$1$/,6,�'(,�'$7,�,53()�$NNO 
'¶,03267$�����´��UHGGLWR�GD�ODYRUR�GLSHQGHQWH�GL��������HXUR�D����DQQL�GL�HWj��UHGGLWR�GD�ODYRUR�
DXWRQRPR��������HXUR�D����DQQL�GL�HWj��0HQWUH��VRQR�VWDWL�PDQWHQXWL�ILVVL�O¶HWj�G¶LQL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�
lavorativa a 24 anni e il percorso di crescita delle retribuzioni nel periodo di attività (1,2% reale). 
Nella carriera contributiva si è inoltre previsto anche un periodo di omissione contributiva (pari a 
FLUFD�LO�����GHOO¶LQWHUD�YLWD�ODYRUDWLYD��IUXWWR�GHOO¶LQL]LR�GLVFRQWLQXR�H�WHQGHQ]LDOPHQWH�SRFR�VWDELOH  
che i neo assunti stanno affrontando in questo specifico momento storico in Italia, e probabilmente 
anche nel prossimo futuro.  

Le simulazioni evidenziano, a parità di metodo di calcolo, tassi di sostituzione netti 
tendenzialmente più generosi per le nuove generazioni rispetto a quelle più anziane. Si conferma 
TXLQGL�� XQR� GHL� ULVXOWDWL� SL�� LQWHUHVVDQWL� H� LQ� FRQWURWHQGHQ]D� DOO¶RUPDL� UDGLFDWD� RSLQLRQH� FRPXQH��
soprattutto dei più giovani, secondo cui la pensione non si otterrà mai o nella migliore delle ipotesi 
VH� QH� DYUj� WURSSR� SRFD�� 7XWWDYLD�� O¶LQFUHPHQWR� GHL� WDVVL� GL� VRVWLWX]LRQH� QRQ� q� DOWUR� FKH� LO� IUXWWR�
GHOO¶DXPHQWR�FRVWDQWH�GHO�UHTXLVLWR�DQDJUDILFR�SHU� O¶DFFHVVR�DOOD�SHQVLRQH�H�GHO�FRUUHODWR�DXPHQWR�
GHOO¶DQ]LDQLWj�FRQWULEXWLYD��TXLQGL�GHJOL�DQQL�GL�SHUPDnenza in attività. Di fatto, se la generazione del 
1960 potrà accedere alla pensione di vecchiaia con 68 anni di età, quella del 1990 ne dovrà aver 
compiuti quasi 71 per ottenere sicuramente un tasso di sostituzione più premiante ma a scapito della 
maggiore permanenza al lavoro. Ciò, sempre che il requisito di anzianità contributiva ± 43 anni e 3 
mesi per il 2017 ± non venga bloccato a, supponiamo 42 anni con un massimo di 2 anni di 
contribuzione figurativa; e comunque a ogni innalzamento del requisito di età corrisponde un pari 
DXPHQWR�GHOO¶DVSHWWDWLYD�GL�YLWD�FRVLFFKp�LO�SHULRGR�PHGLR�GL�TXLHVFHQ]D�GRYUHEEH�HVVHUH�XJXDOH�SHU�
ogni generazione. 

8.1 Pensione di vecchiaia anticipata dei lavoratori dipendenti e autonomi con primo accredito 

FRQWULEXWLYR�GRSR�O¶�����996 

In riferimento alle generazioni dal 1970 al 1991 con età inizio lavoro a 26 anni, quindi ricadenti 
interamente nel sistema contributivo, abbiamo stimato il reddito a oggi necessario per raggiungere il 
diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo i requisiti minimi previsti dalla L. 201/2011: 63 

DQQL�GL�HWj�SL��O¶LQFUHPHQWR�VSHUDQ]D�GL�YLWD�����DQQL�GL�FRQWULEX]LRQH�H�LPSRUWR�GL�SHQVLRQH�
SDUL� D� ���� YROWH� O¶DVVHJQR� VRFLDOH. Abbiamo stimato, inoltre, il reddito a oggi necessario per il 
raggiungimento della pensione anticipata qualora il limite soglia fosse posto a 2 volte O¶LPSRUWR�
GHOO¶DVVHJQR�VRFLDOH��Grafico 8.2). 

,O�SUHGHWWR�LPSRUWR�VRJOLD�GL�����YROWH�O¶DVVHJQR�VRFLDOH�q�DQQXDOPHQWH�ULYDOXWDWR�VXOOD�EDVH�GHOOD�
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da 
rivalutare.  
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3HU�LO������O¶LPSRUWR�GDOO¶$VVHJQR�6RFLDOH�PHQVLOH�q�VWDWR�GHWHUPLQDWR�QHOOD�PLVura di 448,07 
euro mensili. Ciò sta a significare che un soggetto che ha iniziato a lavorare nel 1996 avrebbe potuto 
DQGDUH� LQ�SHQVLRQH�QHO������DOO¶HWj�GL����DQQL�H���PHVL�VH� O¶LPSRUWR�GHOOD�VWHVVD� IRVVH� VXSHULRUH�D�
1.253 euro al mese (2,8 Assegno Sociale).  

Mentre nel 2065 (periodo eccessivo ma qui riportato a solo titolo di esercizio), se prendiamo a 
ULIHULPHQWR�TXDQWR�HIIHWWXDWR�H�LQGLFDWR�GDOOD�5*6�H�FLRq�XQ�3,/�FRVWDQWH�DOO¶�����UHDOH�H�XQ�WDVVR�GL�
inflazione annuo pari al 2%, sarà necessario aver maturato un importo di pensione pari a 6.454 euro 
al mese (2,8 assegno sociale). 

,O�JUDILFR�FKH�VHJXH�PRVWUD�O¶LPSRUWR�GL�SHQVLRQH�QHWWD�FRQVHJXLELOH�FRQ��attenzione, soli 20 

DQQL� GL� FRQWULEX]LRQH� DOO¶HWj� PLQLPD e il reddito a oggi necessario affinché, a tale data, sia 
VRGGLVIDWWR� LO� UHTXLVLWR� GHOO¶LPSRUWR� VRJOLD� SHU� OD� SHQVLRQH� GL� YHFFKLDLD� DQWLFLSDWD� SHU� FLDVFXQD�
generazione considerata. Un soggetto nato nel 1970 e che ha iniziato a lavorare a 26 anni (1996) potrà 
SHQVLRQDUVL� DOO¶HWj� PLQLPD� SUHYLVWD� SHU� OD� SHQVLRQH� GL� YHFFKLDLD� DQWLFLSDWD� GL� ��� DQQL� H� ���PHVL�
(gennaio 2036) solo se a oggi possiede un reddito netto mensile di circa 2.300 euro se lavoratore 
dipendente e di 2.965 euro se autonomo. Mentre, un soggetto del 1991, sempre con inizio attività a 
���DQQL��������SHU�FRQVHJXLUH�OD�SHQVLRQH�GL�YHFFKLDLD�DOO¶HWj�PLQLPD�GL����DQQL�H���PHVL��RWWREUH�
2058) dovrà dichiarare a oggi un reddito netto mensile pari a circa 2.700 euro se dipendente e di 3.034 
euro se autonomo.  

Figura 8.2 ± Pensione anticipata netta mensile e reddito netto mensile per dipendenti e autonomi con limite soglia 
SDUL�D�����YROWH�O¶$�6� 
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Ipotesi di base: nessuna crescita delle retribuzioni individuali attese; per le annualità future sono stati considerati una 

crescita media quinquennale del PIL pari a 1,5% reale e inflazione al 2% in linea con le ipotesi della RGS; per la correzione 

demografica è stato utilizzato lo scenario centrale del modello previsionale demografico ISTAT; tutti i valori riportati sono 

espressi a parità di potere d'acquisto, depurati dell'inflazione attesa. Per i valori mensili sono state considerate 13 mensilità. 

Il conteggio delle tasse è effettuato sulla base della normativa IRPEF vigente. Per il lavoratore autonomo è stata considerata 

O¶LVFUL]LRQH�DOOD�*HVWLRQH�6SHFLDOH�$UWLJLDQL�,136��3HU�LO�ODYRUDWRUH�GLSHQGHQWH�O¶LVFUL]LRQH�DO�)RQGR�3HQVLRQH�/DYRUDWRUL�
Dipendenti INPS. Mese di nascita febbraio di ogni anno. Data di pensionamento primo giorno del mese successivo quello di 
maturazione dei requisiti. 
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In ogni caso è possibile osservare che per tutti quei soggetti che hanno iniziato a lavorare post 
1996 i non solo LQ�UDJLRQH�GHOO¶DOOXQJDPHQWR�GHOOD�VSHUDQ]D�GL�YLWD��PD�DQFKH�LQ�YLUW��GHOO¶LPSRUWR�GL�
pensione effettivamente maturato.  

Questa limitazione si può manifestare nei casi di soggetti che hanno interrotto il lavoro avendo 
maturato ad esempio 20 anni di contribuzione. Se il livello richiesto di importo della pensione non 
viene maturato e non si ha modo di incrementare il proprio montante, si rischia di rimanere 
intrappolati fino al raggiungimento della soglia massima, scontando anche 2 o 3 incrementi per 
speranza di vita nel periodo di dilazione.  

Da qui la proposta di riduzione formulata al Governo dal nostro Centro Studi, di portare il 
UHTXLVLWR� GD� ���� YROWH� D� ���� YROWH� FKH� FRQVHQWLUHEEH� O¶DFFHVVR� DO� SHQVLRQDPHQWR� VRSUDWWXWWR� DOOH�
categorie deboli e con attività non molto remunerative (operai, impiegati, autonomi).  

Figura 8.3 ± Pensione anticipata netta mensile e reddito netto mensile per dipendenti e autonomi con limite soglia 
SDUL�D�����YROWH�O¶$�6� 

 

 

 

 

 

Le Figure 8.4 e 8.5 mostrano per un lavoratore nato nel 1979 il livello di reddito a oggi 
necessario per maturare il diritto alla pensione anticipata (novembre 2045 a 66 anni e 9 mesi) qualora 
le diverse soglie siano poste a 2,8 ± 2,0 ± ����YROWH�O¶DVVHJQR�VRFLDOH�SHU�GLYHUVe anzianità contributive.  

6H�DG�HVHPSLR�LO�OLPLWH�GHOO¶LPSRUWR�VRJOLD�IRVVH�SDUL�D���YROWH�O¶LPSRUWR�GHOO¶DVVHJQR�VRFLDOH��
FRQ�XQ¶DQ]LDQLWj�FRQWULEXWLYD�SDUL�D����DQQL��LO�GLULWWR�DO�SHQVLRQDPHQWR�DQWLFLSDWR�DO�FRPSLPHQWR�GHO�
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Ipotesi di base: nessuna crescita delle retribuzioni individuali attese; per le annualità future sono stati considerati una crescita media 

quinquennale del PIL pari a 1,5% reale e inflazione al 2% in linea con le ipotesi della RGS; per la correzione demografica è stato 

utilizzato lo scenario centrale del modello previsionale demografico ISTAT; tutti i valori riportati sono espressi a parità di potere 

d'acquisto, depurati dell'inflazione attesa. Per i valori mensili sono state considerate 13 mensilità. Il conteggio delle tasse è effettuato 

sulla bDVH�GHOOD�QRUPDWLYD�,53()�YLJHQWH��3HU�LO�ODYRUDWRUH�DXWRQRPR�q�VWDWD�FRQVLGHUDWD�O¶LVFUL]LRQH�DOOD�*HVWLRQH�6SHFLDOH�$UWLJLDni 

,136��3HU�LO� ODYRUDWRUH�GLSHQGHQWH�O¶LVFUL]LRQH�DO�)RQGR�3HQVLRQH�/DYRUDWRUL�'LSHQGHQWL�,136��0HVH�GL�QDVFLWD�IHEEUDLR�GL�RJQi 

anno. Data di pensionamento primo giorno del mese successivo quello di maturazione dei requisiti. 
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requisito minimo di età anagrafica richiesto potrebbe essere acquisito anche da quei lavoratori che 
dichiarano redditi più bassi; un soggetto nato nel 1982 potrebbe accedere alla pensione con 66 anni e 
11 mesi (gennaio 2049), se il suo reddito attuale è pari a circa 1.938 euro (24% in meno di quello 
richiesto per la soglia a 2,8), se lavoratore dipendente del settore privato, o a 2.235 euro (25% in meno 
della soglia a 2,8) se lavoratore autonomo, o ancor meno con il coefficiente 1,6.  

Nello specifico per ottenere una pensione nel 2045 pari a circa 1.450 euro (2,8 A.S.) il 
lavoratore che ha maturato 20 anni di contribuzione deve avere a oggi un reddito pari a 2.509 euro 
netti mensili se lavoratore dipendente (3.026 euro se autonomo); con 40 anni di contribuzione 1.569 
euro netti mensili se dipendente del settore privato (1.772 euro se autonomo).  

Per anticipare il pensionamento alla decorrenza minima, qualora la soglia limite fosse posta a 
���� YROWH� O¶$�6� (1.090 euro netti mensili), con 20 anni di contribuzione al pensionamento deve 
dichiarare a oggi un reddito netto mensile almeno pari a 1.913 euro se lavoratore dipendente (24% in 
meno della soglia 2,8), (2.256 euro se autonomo; circa il 25% in meno della soglia 2,8); con 40 anni 
di contribuzione 1.240 euro netti mensili se dipendente (21% in meno della soglia 2,8), (1.328 euro 
se autonomo; circa il 25% in meno della soglia 2,8). 

Invece, nel caso in cui il limite fosse ����YROWH�O¶DVVHJQR�VRFLDOH, occorre aver maturato una 
pensione di circa 900 euro netta mensile nel 2045. Quindi, un lavoratore dipendente con soli 20 anni 
di contribuzione al pensionamento dovrebbe dichiarare a oggi un reddito netto mensile di almeno 
1.611 euro (il 36% in meno della soglia 2,8), (1.883 euro se autonomo; circa il 38% in meno della 
soglia 2,8); con 40 anni di contribuzione al pensionamento, un reddito netto a oggi di 1.045 euro (il 
33% in meno della soglia 2,8), (1.090 euro se autonomo; circa il 38% in meno della soglia 2,8). 

Figura 8.4 ± Lavoratore Dipendente: Reddito netto a oggi necessario per conseguire la pensione anticipata alle 
diverse soglie (2,8 ± 2,0 ± 1,6) per anzianità contributiva 

 

 

¼��

¼����

¼������

¼������

¼������

¼������

¼������

20 25 30 35 40
Anzianità contributiva

Lavoratore Dipendente: Reddito netto a oggi per anzianità contributiva
anno di nascita 1979

Reddito Netto (2,8 A.S.) Reddito Netto (2,0 A.S.) Reddito Netto (1,6 A.S.)



121 
 

Figura 8.5 ± Lavoratore Autonomo: Reddito netto a oggi necessario per conseguire la pensione anticipata alle 
diverse soglie (2,8 ± 2,0 ± 1,6) per anzianità contributiva 

 

 

 

 

 

 

8.2   Tassi di sostituzione netti per liberi professionisti 

&RQVLGHUDQGR�L�WDVVL�GL�VRVWLWX]LRQH�GHL�ODYRUDWRUL�³SDUDVXERUGLQDWL´�FRQ�DOLTXRWD�FRQWULEXWLYD�
intorno al 27%, intermedia tra quelli dei lavoratori dipendenti e gli autonomi, di seguito procediamo 
al calcolo dei tassi di sostituzione di tre categorie molto rappresentative del mondo dei liberi 
professionisti: Avvocati, Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti.  

Modalità di calcolo: Per calcolare i ³WDVVL�GL� VRVWLWX]LRQH�QHWWL´� sono stati simulati diversi 
profili generazionali (per anno di nascita, dal �����DO�������FRQ�XQ¶LSRWHVL�GL�VFHQDULR�HFRQRPLFR�FKH�
prevede una crescita media quinquennale del PIL SDUL�D������H�XQ¶LQIOD]LRQH�SDUL�DO���� tenendo 
conto delle specificità dei singoli Regolamenti di ciascuna Cassa. Nelle stime è stato considerato un 
reddito lordo di riferimento (anno 2018) di 47.350 euro, a 50 anni, anche sulla base dei dati pubblicati 
GDOO¶$'(33� LQ� ULIHULPHQWR� DO� 5HGGLWR�PHGLR� GHL� OLEHUL� SURIHVVLRQLVWL� �DQQR� ������� /¶HWj� G¶LQL]LR�
GHOO¶DWWLYLWj�ODYRUDWLYD�q�VWDWD�PDQWHQXWD�ILVVD�D����DQni e il percorso di crescita delle retribuzioni nel 
periodo di attività (1,2% reale). 
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Ipotesi di base: nessuna crescita delle retribuzioni individuali attese; per le annualità future sono stati considerati una crescita media 

quinquennale del PIL pari a 1,5% reale e inflazione al 2% in linea con le ipotesi della RGS; per la correzione demografica è stato 

utilizzato lo scenario centrale del modello previsionale demografico ISTAT; tutti i valori riportati sono espressi a parità di potere 

d'acquisto, depurati dell'inflazione attesa. Per i valori mensili sono state considerate 13 mensilità. Il conteggio delle tasse è effettuato 

VXOOD�EDVH�GHOOD�QRUPDWLYD�,53()�YLJHQWH��3HU�LO�ODYRUDWRUH�DXWRQRPR�q�VWDWD�FRQVLGHUDWD�O¶LVFUL]LRQH�DOOD�*HVWLRQH�6SHFLDOH�Artigiani 

,136��3HU�LO�ODYRUDWRUH�GLSHQGHQWH�O¶LVFUL]LRQH�DO�)RQGR�3HQVLRQH�/DYRUatori Dipendenti INPS. Mese di nascita febbraio di ogni anno. 

Data di pensionamento primo giorno del mese successivo quello di maturazione dei requisiti. 
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AVVOCATI: I tassi di sostituzione netti fanno riferimento alla prima uscita di pensionamento 
per vecchiaia prevista dal regolamento della Cassa. Difatti, è ammessa la possibilità per gli avvocati 
di anticipare il pensionamento, prima del requisito anagrafico ordinario di 70 anni a regime dal 2021, 
DO�UDJJLXQJLPHQWR�GL�XQ¶HWj�FRPSUHVD�WUD�LO�����HG�LO������SUHYLD�DSSOLFD]LRQH�GL�XQ�FRHIILFLHQWH�GL�
riduzione dell'importo di pensione pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica 
prevista, fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva prevista, in via 
ordinaria di 35 anni. 

Figura 8.6 ± Tassi di sostituzione Netti Avvocato 

 

 

 

Ciò che appare evidente dal grafico è una riduzione di oltre 5 punti percentuali del tasso di 
sostituzione netto della generazione del 1966 rispetto a quella del 1969, per poi proseguire con un 
trend pressoché costante. Ciò è imputabile alla peculiarità del calcolo retributivo applicato dalla Cassa 
stessa. Di fatto, per il calcolo della retribuzione pensionabile delle generazioni più anziane (1960 ± 
1963 - 1966) si fa riferimento a una base di calcolo su tre quote distinte con una redditività maggiore. 
Il combinato di tali differenze comporta un tasso di sostituzione maggiore per gli avvocati nati nel 
1960 ± 1963 ± 1966. 
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Per il calcolo degli importi di pensione e di reddito netti si tiene conto: - della deduzione dall'imponibile dei contributi 

previdenziali; - della tassazione regionale e comunale (valore medio nazionale); - nonché delle detrazioni per redditi da 

pensione ed eventualmente da lavoro. Il conteggio delle tasse e dei vantaggi fiscali viene fatto sulla base della normativa IRPEF 

vigente, con recupero dell'effetto di fiscal drag dovuto all'inflazione. 
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CONSULENTI DEL LAVORO: Il Grafico 8.7, mostra i tassi di sostituzione netti per il 
pensionamento anticipato. La cassa infatti eroga la prestazione di vecchiaia anticipata alla 
maturazione di 40 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età (a regime a partire dal 2021). Mentre, 
il diritto per il pensionamento di vecchiaia ordinario si acquisisce al compimento di 70 anni di età e 
almeno 5 anni di contribuzione (a regime a partire dal 2025). Le novità introdotte con il Regolamento 
DGRWWDWH� D� SDUWLUH� GDO� ����� FKH� SUHYHGHYD� LQ� YLD� JHQHUDOH� O¶DXPHQto dei requisiti di pensione; 
FRQWULEXWR�VRJJHWWLYR�FRUUHODWR�DO�UHGGLWR�SURIHVVLRQDOH�H�QRQ�SL��LQ�PLVXUD�ILVVD�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHO�
sistema di calcolo contributivo nel rispetto dei diritti precedentemente acquisiti confermano il trend 
crescente della redditività delle pensioni, e quindi dei tassi di sostituzione, delle generazioni più 
giovani. 

 

Figura 8.7 ± Tassi di sostituzione Netti Consulente del Lavoro 

Per il calcolo del montante contributivo è considerato il versamento dell'aliquota minima di contributo soggettivo prevista da 
UHJRODPHQWR�H�GHO�FRQWULEXWR�LQWHJUDWLYR�QHOOD�PLVXUD�GHL�ô�GL�TXHOOR�YHUVDWR�VXO�9ROXPH�G¶DIIDUL�DL�ILQL�,9$�VWLPDWR�SDUL�D�1,5 volte 
il reddito imponibile considerato. Per il calcolo degli importi di pensione e di reddito netti si tiene conto: - della deduzione 
dall'imponibile dei contributi previdenziali; - della tassazione regionale e comunale (valore medio nazionale); - nonché delle 
detrazioni per redditi da pensione ed eventualmente da lavoro. Il conteggio delle tasse e dei vantaggi fiscali viene fatto sulla base 
della normativa IRPEF vigente, con recupero dell'effetto di fiscal drag dovuto all'inflazione.  
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DOTTORI COMMECIALISTI: La rappresentazione dei Tassi di sostituzione netti alla prima 
data utile di pensione per i Dottori Commercialisti non è omogenea, in quanto i requisiti di pensione 
variano a seconda della data di adesione alla Cassa. Infatti, per tutti coloro che hanno aderito prima 
GHOO¶���������� LQ�FXL� VL�KD� LO�SDVVDJJLR�DO� VLVWHPD�GL�FDOFROR�FRntributivo, è possibile accedere alla 
pensione anticipata con almeno 38 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età; mentre per chi ha 
aderito successivamente a tale data è previsto un canale anticipato con 62 anni di età e almeno 5 anni 
di contribuzione. Pertanto, a partire dalla generazione del 1978 il tasso di sostituzione subisce un 
decremento di 7 punti percentuali. 

 

Figura 8.8 ± Tassi di sostituzione Netti Dottore Commercialista 

Per il calcolo del montante contributivo è considerato il versamento dell'aliquota minima di contributo soggettivo prevista da 
regolamento e non si tiene conto dell'effetto della retrocessione di quota parte del contributo integrativo. Per il calcolo degli importi 
di pensione e di reddito netti si tiene conto: - della deduzione dall'imponibile dei contributi previdenziali; - della tassazione regionale 
e comunale (valore medio nazionale); - nonché delle detrazioni per redditi da pensione ed eventualmente da lavoro. Il conteggio delle 
tasse e dei vantaggi fiscali viene fatto sulla base della normativa IRPEF vigente, con recupero dell'effetto di fiscal drag dovuto 
all'inflazione. 
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9. Il bilancio del welfare 2017, la situazione 2018 e le previsioni di MT 

 
9.1 Gli indicatori principali di sistema 

Prima di iniziare il commento sul bilancio del nostro sistema previdenziale per il 2017, 
verificare la situazione del 2018 ed effettuare alcune previsioni per i prossimi anni, alla luce 

soprattutto delle modifiche al sistema previdenziale e assistenziale contenute nella Legge di 

Bilancio per il 2019, è propedeuticamente utile analizzare alcuni indicatori demografici ed economici 
per poi esaminarne gli andamenti dei prossimi anni. La Tabella 9.1 fornisce un quadro di sintesi dei 
dati 2017 e la serie storica dal 1997 al 2017.   

Pensionati - Prosegue anche nel 2017 la lenta riduzione del numero dei pensionati che 
ammontano a 16.041.852 contro i 16.064.508 del 2016; la riduzione è modesta rispetto ai circa 115 
mila in meno tra il 2016 e il 2015 e 195 mila in meno sul 2014, segnando comunque il valore più 
basso, dopo il massimo toccato nel 2008, riportandosi così su un numero ante 1995.  

Questo risultato è certamente un effetto congiunto, da un lato, della cancellazione di pensioni 
erogate in giovane67 età e che duravano da oltre 35 anni e, daOO¶DOWUR, dalle riforme degli ultimi 26 
anni che stanno producendo effetti positivi sul sistema. 

Tabella 9.1 ± Gli indicatori principali del sistema previdenziale 

 

                                                             
67 Si veda O¶Osservatorio sulla spesa pubblica 2018 ± ³/a durata media delle pensioni´ realizzato dal Centro Studi e 
Ricerche di Itinerari Previdenziali e consultabile sul sito www.itinerariprevidenziali.it.  

ANNI 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Costo totale delle prestazioni(1) 122.948 122.818 128.463 132.039 138.128 144.249 151.080 158.035 164.722 170.457
Totale entrate contributive(1) 104.335 109.384 116.276 120.501 129.759 132.201 139.078 148.730 152.440 161.404
Saldo -18.613 -13.434 -12.187 -11.538 -8.369 -12.048 -12.002 -9.305 -12.282 -9.053 
Rapporto spesa totale / PIL 11,28 10,82 10,96 10,65 10,63 10,72 10,86 10,91 11,06 11,00
N° dei lavoratori occupati(2) 20.857.572 21.047.909 21.275.492 21.594.523 21.964.937 22.229.519 22.244.227 22.362.686 22.407.003 22.757.586
N° dei pensionati(3) 16.204.568 16.244.618 16.376.994 16.384.671 16.453.933 16.345.493 16.369.384 16.561.600 16.560.879 16.670.893
N° delle pensioni(3) 21.627.338 21.606.330 21.589.018 21.628.910 22.192.130 22.650.314 22.828.365 23.147.978 23.257.480 23.513.261
N° abitanti residenti in Italia(2) 56.904.379 56.909.109 56.923.524 56.960.692 56.993.742 57.321.070 57.888.365 58.462.375 58.751.711 59.131.287
N° occupati per pensionato 1,287 1,296 1,299 1,318 1,335 1,360 1,359 1,350 1,353 1,365
N° pensioni per pensionato 1,335 1,330 1,318 1,320 1,349 1,386 1,395 1,398 1,404 1,410
Rapporto abitanti / pensioni 2,631 2,634 2,637 2,634 2,568 2,531 2,536 2,526 2,526 2,515
Importo medio annuo pensione(3) 7.189 7.436 7.874 7.888 8.073 8.357 8.633 8.985 9.239 9.511
Importo corretto pro-capite(3) 9.583 9.979 10.380 10.609 10.995 11.581 12.039 12.558 12.975 13.414
PIL(4) (valori a prezzi correnti in mln) 1.089.869 1.135.499 1.171.901 1.239.266 1.298.890 1.345.794 1.390.710 1.448.363 1.489.725 1.548.473

ANNI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Costo totale delle prestazioni(1) 177.540 185.035 192.590 198.662 204.343 211.086 214.567 216.107 217.895 218.504
Totale entrate contributive(1) 170.524 183.011 183.280 185.656 187.954 190.345 189.207 189.595 191.330 196.522
Saldo -7.016 -2.024 -9.310 -13.006 -16.389 -20.741 -25.360 -26.512 -26.565 -21.982 
Rapporto spesa totale / PIL 11,03 11,34 12,24 12,38 12,48 13,08 13,37 13,34 13,27 13,00
N° dei lavoratori occupati(2) 22.894.416 23.090.348 22.698.718 22.526.853 22.598.244 22.565.971 22.190.535 22.278.917 22.464.753 22.757.838

N° dei pensionati(3) 16.771.604 16.779.555 16.733.031 16.707.026 16.685.840 16.593.890 16.393.369 16.259.491 16.179.377 16.064.508
N° delle pensioni(3) 23.720.778 23.808.848 23.835.812 23.763.023 23.676.695 23.570.499 23.316.004 23.198.474 23.095.567 22.966.016
N° abitanti residenti in Italia(2) 59.619.290 60.045.068 60.340.328 60.626.442 59.433.744 59.685.227 60.782.668 60.795.612 60.665.551 60.589.445

N° occupati per pensionato 1,365 1,376 1,357 1,348 1,354 1,360 1,354 1,370 1,388 1,417

N° pensioni per pensionato 1,414 1,419 1,424 1,422 1,419 1,420 1,422 1,427 1,427 1,430

Rapporto abitanti / pensioni 2,513 2,522 2,531 2,551 2,510 2,532 2,607 2,621 2,627 2,638

Importo medio annuo pensione(3) 9.822 10.187 10.640 11.229 11.410 11.563 11.695 11.943 12.136 12.297
Importo corretto pro-capite(3) 13.891 14.454 15.156 15.832 15.957 16.359 16.638 17.040 17.323 17.580

PIL(4) (valori a prezzi correnti in mln) 1.609.551 1.632.151 1.572.878 1.604.515 1.637.463 1.613.265 1.604.599 1.620.381 1.642.444 1.680.523

ANNI 2017

Costo totale delle prestazioni(1) 220.842
Totale entrate contributive(1) 199.842
Saldo -21.000 
Rapporto spesa totale / PIL 12,83
N° dei lavoratori occupati(2) 23.022.959

N° dei pensionati(3) 16.041.852
N° delle pensioni(3) 22.994.698
N° abitanti residenti in Italia(2) 60.483.973

N° occupati per pensionato 1,435

N° pensioni per pensionato 1,433
Rapporto abitanti / pensioni 2,630
Importo medio annuo pensione(3) 12.478
Importo corretto pro-capite(3) 17.887
PIL(4) (valori a prezzi correnti in mln) 1.720.856

����,VWDW�±�5LOHYD]LRQH�VXOOH�IRU]H�GL�ODYRUR��VHULH�VWRULFD�DJJLRUQDWD�D�VHWWHPEUH�������H�GHPR�LVWDW�LW
(1) Nucleo di valutazione Spesa Previdenziale fino al 2010; dal 2011 CSR Itinerari Previdenziali

����,QSV�±�³&DVHOODULR�&HQWUDOH�GHL�3HQVLRQDWL´
(4) Istat - SEC 2010. 
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Il numero di prestazioni - Nel 2017 si arresta la riduzione delle prestazioni in pagamento che 
sono 28.682 in più ULVSHWWR�DOO¶DQQR�SUHFHGHQWH��22.994.698 contro 22.966.016); nel 2016 erano ben 
���� PLOD� LQ� PHQR� VXO� ������ ,O� OHJJHUR� DXPHQWR� q� HVVHQ]LDOPHQWH� GRYXWR� DOO¶LQFUHPHQWR� GHOOH�
prestazioni assistenziali e non è affatto un buon segnale perché ci allontana dal percorso virtuoso del 
contenimento di questo tipo di spesa. Il risultato 2017 è più basso rispetto al picco del 2009 di circa 
841.000 prestazioni pur riportandoci su livelli prossimi a quelli del 2008 (lo scorso anno avevamo 
raggiunto i livelli del 2003/04) ma ancora lontanissimi dai minimi del 1975 quando erano in 
pagamento 16.076.304, dato simile a quello attuale ma dei pensionati.  

Il rapporto tra numero di prestazioni in pagamento e numero dei pensionati - Negli ultimi 5 
anni i Governi, DQ]LFKp� LQWURGXUUH� TXDOFKH� FULWHULR� ³VWUXWWXUDOH´� GL� IOHVVLELOLWj� QHO� VLVWHPD�
pensionistico, molto irrigidito dalla Riforma Monti Fornero, hanno preferito operare con 
SURYYHGLPHQWL�³WDPSRQH´��OH���VDOYDJXDUGLH��O¶$3(�VRFLDO�ILQDQ]LDWD�SHU����PHVL��L�ODYRUL�JUDYRVL�GL�
FXL�QRQ�Y¶q�WUDFFLD�LQ�OHWWHUDWXUD�H�FRVu�YLD��FRQ�XQ�DJJUDYLR�GL�FRVWL�QRWHYROH��H�³DVVLVWHQ]LDOL´������
mensilità, REI e così via); tutto ciò ha aumentato il numero delle pensioni e delle prestazioni 
assistenziali in pagamento.  

Il risultato è che nel 2017 ogni pensionato (ogni testa) riceve in media 1,433 prestazioni, il 
numero più elevato nella serie storica disponibile (era 1,427 nel 2014, 1,427 nel 2015 e 1,430 nel 
2016).  

Il rapporto tra numero di prestazioni in pagamento e popolazione - L¶HIIHWWR�FRPELQDWR�GHOOD�
lieve riduzione della popolazione italiana e del parallelo aumento del numero di prestazioni fa sì che 
il rapporto tra prestazioni in pagamento e abitanti continui la lenta crescita; nel 2017 è diminuito al 
terzo decimale, pari a 2,630 SUHVWD]LRQL�SHU�RJQL�DELWDQWH��1HOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�HUD�SDUL�D�������H�
O¶DQQR�SULPD��������LQ�SUDWLFD�SL��GL�XQD�SUHVWazione per famiglia, LO�FKH�LQGLFD�O¶HOHYDWR�QXPHUR�GL�
prestazioni in pagamento, spesso meramente assistenziali, e quanto siano sensibili i cittadini 
DOO¶DUJRPHQWR�SHQVLRQL�SUHVWD]LRQL�DVVLVWHQ]LDOL����� 

Il rapporto tra occupati e pensionati ± È il dato fondamentale per la tenuta del nostro sistema 
SHQVLRQLVWLFR�FKH�IXQ]LRQD�VHFRQGR�OR�VFKHPD�GHOOD�³ULSDUWL]LRQH´��1HJOL�XOWLPL���DQQL�LO�QXPHUR�GHL�
pensionati, come abbiamo visto più sopra, è calato mentre quello dei lavoratori attivi, dopo il picco 
positivo del 2008 ha recuperato gradualmente raggiungendo nel 2017 quasi il record storico del 2008, 
con 23.022.959 attivi pari al 58% di tasso di occupazione complessivo (era il 58,7% nel 2008). Dopo 
O¶LQFUHPHQWR�GL���������DWWLYL�UHJLVWUDWR�WUD�LO������H�LO������ DQFKH�QHOO¶DQQR�LQ�HVDPH�O¶LQFUHPHQWR�
è stato di 265.121 nuovi lavoratori (erano 22.757.838 nel 2016). Per questi motivi il rapporto ha 
toccato il livello di 1,435 attivi per pensionato (1,417 nel 2016), valore prossimo DOO¶��� che avevamo 
indicato nei precedenti Rapporti come soglia necessaria per la stabilità di medio lungo termine del 
sistema.  

/¶LPSRUWR�PHGLR�GHOOD�SHQVLRQH (che si ricava dal rapporto tra costo totale delle prestazioni sul 
numero delle prestazioni) ± È un inGLFDWRUH� LPSRUWDQWH� GHO� JUDGR� GL� ³VRVWHQLELOLWj� VRFLDOH´�
(adeguatezza) del sistema; nel 2017 si è attestata a 12.478 euro annui (12.297 nel 2016), con un 
aumento GHOO¶������VXOO¶DQQR�SUHFHGHQWH������������������ e un aumento del 73% in 21 anni. Ma 
il vero rapporto è tra il costo totale delle prestazioni diviso per il numero effettivo di pensionati - teste 
(16.041.852) il che porta O¶LPSRUWR�PHGLR effettivo del reddito pensionistico a 17.887 euro annui 

(17.580 nel 2016) con un incremento GHOO¶������rispetto al 2016 (1,48% nel confronto tra i due anni 
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precedenti), pari a 1.376 euro al mese per 13 mensilità, ben al di sopra di molti stipendi di lavoratori 
attivi.  

9.2 Il quadro economico generale 

La Tabella 9.2 mette in evidenza la spesa previdenziale, nel senso più ampio del termine, 
DOO¶LQWHUQR� GHO� ELODQFLR� VWDWDOH� LWDOLDQR� SHU� JOL� DQQL� GDO� ����� DO� ����� �XOWLPR�ELODQFLR� FRQVROLGDWR�
GLVSRQLELOH���3HU�FDOFRODUH� OH�YRFL� LQVHULWH�QHO� ³bilancio del sistema previdenziale´�VL�q�SURFHGXWR�
inserendo alla voce pensioni il totale desunto dalla Tabella 1a GHO�SUHVHQWH�5DSSRUWR��/¶DPPRQWDUH�
della spesa sanitaria è ricavato dal DEF aggiornato. La spesa per prestazioni INAIL corrisponde a 
TXHOOD�GHVXQWD�GDO�ELODQFLR�GHOO¶,VWLtuto. Le voci relative DOO¶DVVLVWHQ]D�H�DOOH�SUHVWD]LRQL�WHPSRUDQHH 
gestite a livello centrale da INPS, sono state riclassificate mentre la spesa per welfare enti locali è 
stata stimata sulla base dei dati della RGS e di quelli della regione Lombardia.  

Tabella 9.2 ± Il bilancio previdenziale nel bilancio statale 

 

Le varie voci di spesa sono state poi inserite nel bilancio statale utilizzando per i restanti capitoli 
di spesa i dati della nota di variazione del DEF presentata il 27/09/2018; in particolare le spese di 
funzionamento e quelle per i dipendenti della PA sono state riaggregate sulla base della distribuzione 
di detti costi (si veda la nota della Tabella 9.2).  

,O�TXDGUR�G¶LQVLHPH�LQ�WDEHOOD�FRQVHQWH�GL�IDUH�DOFXQH�FRQVLGHUD]LRQL��$Q]LWutto, come si può 
notare dal bilancio riclassificato per tipologia di spesa, a differenza di quanto spesso si afferma (e 
cioè che in Italia si spende molto meno per il welfare rispetto ai Paesi UE), la spesa per prestazioni 

sociali nel 2017 ammonta a 453,487 miliardi di euro (451,7 miliardi nel 2016 e 446,2 miliardi nel 

VOCI DI SPESA (in milioni)
ANNO

2012

ANNO

2013

2013 in 

% sul 

totale

ANNO

2014

2014 in 

% sul 

totale

ANNO 

2015

2015 in 

% sul 

totale

ANNO 

2016

2016 in 

% sul 

totale

ANNO 

2017

2017 in 

% sul 

totale

PENSIONI   tab 1a 211.088 214.626 26,21% 216.112 26,18% 217.897 26,22% 218.479 26,34% 220.843 26,30%
6$1,7$¶ 110.422 110.044 13,44% 110.961 13,44% 111.240 13,38% 112.372 13,55% 113.599 13,53%
Assistenza + inv. LTC + GIAS (1) 62.941 65.515 8,00% 66.500 8,06% 68.979 8,30% 70.050 8,45% 70.138 8,35%
Prestazioni Temporanee (2) 22.534 32.013 3,91% 32.139 3,89% 28.356 3,41% 30.804 3,71% 29.129 3,47%
Prestazioni INAIL 10.409 10.400 1,27% 9.927 1,20% 9.945 1,20% 10.128 1,22% 8.859 1,06%
Welfare Enti Locali (3) 9.690 9.656 1,18% 9.696 1,17% 9.818 1,18% 9.900 1,19% 10.919 1,30%
Retrib. Dip. PA (4) 128.347 126.179 15,41% 123.296 14,94% 123.918 14,91% 121.841 14,69% 122.400 14,58%
Spese funzionam. (5) 115.992 115.298 14,08% 122.372 14,82% 126.258 15,19% 131.916 15,90% 132.399 15,77%
Spese conto capitale 64.532 57.746 7,05% 60.099 7,28% 66.745 8,03% 57.521 6,93% 65.673 7,82%
INTERESSI 84.086 77.568 9,47% 74.377 9,01% 68.018 8,18% 66.440 8,01% 65.641 7,82%
Totale spesa prestazioni sociali 427.084 442.254 54,00% 445.335 53,95% 446.235 53,69% 451.733 54,46% 453.487 54,01%

TOTALE SPESE FINALI (6) 820.041 818.986 100% 825.479 100% 831.174 100% 829.451 100% 839.599 100%

Totale entrate 772.023 776.480 788.607 787.813 799.908

SALDO e incidenza sul PIL 46.963 2,93% 48.999 3,02% 42.567 2,59% 41.638 2,48% 39.691 2,31%

PIL serie SEC 2010/incidenza 1.615.131 1.604.478 27,56% 1.621.827 27,46% 1.645.439 27,12% 1.680.948 26,87% 1.716.935 26,41%

,1$,/�������&RQWULEXWL�LQFDVVDWL�[�&DVVD� �����������������VSHVH�GL�IXQ]LRQDPHQWR� �������PLOLRQL�GL�¼��8VFLWH�GL�&$66$�[�SUHVWD]LRQL� �����������������

(1) La voce comprende il totale Gias (35,582 mld; vedasi tab 1. a) + spese assistenziali (pensioni e assegni sociali, invalidità e accompagnamento, pensioni di 
guerra) + 14° e importo aggiuntivo + 10,8 mld di contributo Stato alla gestione dip. Pubblici. (2) Spese per prestazioni temporanee che comprendono: trattamenti 
di famiglia, integrazioni salariali, disoccupazione, mini Aspi, Aspi, Naspi, trattamenti economici di malattia e maternità e trattamenti di fine rapporto a carico della 
GPT (Gestione Prestazioni Temporanee Inps) e finanziate dai contributi della produzione e in parte dalla Gias per indennità di mobilità, Cigs e coperture 
figurative x disoccupazione, mobilità, Cig e Cigs o in deroga (somme non ricomprese negli importi Gias di tabella 1a) tab 6.1 + 6.4; (3) stima su dati RGS e 
proiezioni su dati Lombardia sociale.it, esclusa la funzione casa; (4)�1HL�³redditi da lavoro dipendente ´�LO�FRVWR�GHOOH�UHWULEX]LRQL�DO�SHUVRQDOH�UHODWLYR�DOOD�
sanità è ricompreso nella spesa per sanità e quindi è stato sottratto al totale retribuzioni dipendenti PA; (il costo del personale sanitario è 35,5 miliardi nel 2012, 
35,238 nel 2013 e 35,487 nel 2014 e 35,158 nel 2015, 34.907 nel 2016 e 34.917 nel 2017); lo stesso per il personale di nota 2. (5) Nel DEF sono indicati come 
³FRQVXPL�LQWHUPHGL´  al cui importo sono sottratti alcuni oneri della sanità e degli enti previdenziali; (6)�'DWL�UHODWLYL�DOOD�³QRWD�GL�DJJLRUQDPHQWR�DO�'()������
(del 27/9/18) che in parte modificano quelli utilizzati lo scorso anno relativi all'aggiornamento DEF settembre 2017/2016; NOTA 1: Le differenze delle cifre 4 e 
5, rispetto al DEF sono imputabili a una riclassificazione di taluni costi. NOTA 2: Nei costi per le "prestazioni sociali " non sono comprese le spese di 
funzionamento e quelle per le retribuzioni del personale degli enti pubblici (Inps e Inail), di quelli privati (Casse Privatizzate), dei Ministeri, e delle amministrazioni 
Istituzionali (Camera, Senato, Corte Costituzionale, Presidenza della Repubblica, Regioni, Banca d'Italia, che gestiscono tali prestazioni e che per il 2017 sono 
stimabili in circa ����PLOLDUGL�GL�¼ che andrebbero sommati al totale spese per prestazioni sociali.
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2015) in aumento dello 0,4% sul 2016 (1,23% ������������5LVSHWWR�DO������O¶DXPHQWR�q�GHO�6,18% 
mentre nello stesso periodo il PIL è cresciuto GHOOR�������H�O¶LQIOD]LRQH�GHO�������� 

Su un totale di spesa pubblica comprensiva degli interessi sul debito pubblico pari a 839,599 

miliardi��LQ�FUHVFLWD�GHOO¶������ULVSHWWR�DO�������OD�VSHVD�SHU�SUHVWD]LRQL�VRFLDOL�LQFLGH�SHU�il 54,01% 
(il 58,6% al netto degli interessi). Poiché tuttavia nel 2017 il deficit di bilancio è stato di 39,69 
miliardi, pari al 2,31% del PIL, la spesa sociale andrebbe più correttamente rapportata alle effettive 
entrate contributive e fiscali che nel 2017 sono state 799,9 miliardi��LQ�TXHVWR�FDVR�O¶LQFLGHQ]D�YDOH�LO�
56,7%. Rispetto al PIL si attesta al 26,41% a cui occorre aggiungere le altre funzioni sociali quali la 
casa, le spese di funzionamento degli enti che gestiscono le varie funzioni di welfare a livello centrale 
e locale H�OH�³DOWUH´�VSHVH�FKH�SRUWDQR�LO�WRWDOH�DO�30% circa, FLRq�XQR�GHL�OLYHOOL�SL��HOHYDWL�GHOO¶(XURSD�
a 27 Paesi. Come si vede, la spesa sociale cresce, trascinata soprattutto dalla spesa per assistenza che, 
a differenza di quella pensionistica, non ha regole precise, un monitoraggio efficace, con validi 
strumenti di controllo tra i vari enti erogatori e in prospettiva è un onere difficilmente sostenibile negli 
anni a venire.  

Di seguito si esaminano nel dettaglio le singole spese. 

9.2.1 La spesa sanitaria 

La Tabella 9.3 evidenzia lo sviluppo della spesa sanitaria dal 2013 al 2017; in questi anni 
O¶LQFUHPHQWR� q� VWDWR�PRGHVWR� ������� D� IURQWH� GL� XQ� UDSLGR� LQYHFFKLDPHQWR� GHOOD� SRSROD]LRQH� FKH�
incide su questa spesa. In particolare, è stata ridotta la spesa per il personale sia in termini assoluti sia 
UHDOL��TXHVWR��DQFKH� LQ�SUHYLVLRQH�GHOO¶HOHYDWD�HWj�PHGLD�GHL�PHGLFL�H�GHO�SHUVRQDOH� LQIHUPLHULVWLFR�
specializzato che nei prossimi anni andrà in quiescenza, è forse il problema più grave della sanità 
pubblica dato che già oggi mancano molte migliaia tra medici di base e specialisti.  

Tabella 9.3 - La spesa sanitaria negli anni dal 2013 al 2017 e sua composizione (valori in milioni di euro) 

 

Il numero chiuso delle specialità non consente di avere un FRUUHWWR� ³WDVVR� GL� ULPSLD]]R´� H�
FRVWULQJH�PROWL�GHL�QRVWUL� ODXUHDWL�SL��EULOODQWL�DG�DQGDUH�DOO¶HVWHUR�SHU�OD�VSHFLDOL]]D]LRQH�FRQ�FRVWL�
notevoli per la collettività. Di questo problema non se ne sono occupati i Governi degli ultimi 6 anni. 
Peraltro, mentre aumenta la spesa out of pocket (si veda il capitolo 7), manca ancora una legge quadro 
sulla sanità integrativa. 

 

VOCI DI SPESA (in milioni)
ANNO 

2013

2013 in 

% sul 

totale

ANNO 

2014

2014 in 

% sul 

totale

ANNO 

2015

2015 in 

% sul 

totale

ANNO 

2016 

2016 in 

% sul 

totale

ANNO 

2017 

2017 in 

% sul 

totale

Spesa per il personale 35.735 32,47% 35.487 31,96% 35.158 31,28% 34.907 31,02% 34.917 30,74%

Spesa per consumi intermedi 28.544 25,94% 29.579 26,64% 30.969 27,55% 31.586 28,07% 32.823 28,89%

Spesa per prestazioni acquistate da 
produttori e sul mercato (1)

39.365 35,77% 39.684 35,74% 39.744 35,36% 39.589 35,18% 39.565 34,83%

Altre componenti di spesa 6.400 5,81% 6.278 5,65% 6.537 5,82% 6.460 5,74% 6.298 5,54%

Totale spesa sanitaria 110.044 111.028 112.408 112.542 113.603

INCIDENZA % SU TOTALE 

SPESA PUBBLICA
818.986 13,42% 825.479 13,45% 831.174 13,52% 829.451 13,57% 839.599 13,53%

INCIDENZA % su PIL serie 

SEC 2010
1.604.478 6,86% 1.621.827 6,85% 1.645.439 6,83% 1.672.438 6,73% 1.716.935 6,62%

NOTA: Dati aggiornati al DEF 26 aprile 2018 e alla nota di variazione del 27 settembre 2018, che modificano quelli utilizzati negli scorsi anni relativi ai DEF dal 2017 al 2013 che 
erano: 2013, 109.614; 2014, 110.938; 2015, 111.242.  (1) La voce comprende: 8.076 milioni per assistenza farmaceutica convenzionata; 6.688 per assistenza medico generica; 
24.825 per ospedaliera, specialistica, riabilitativa, integrativa e altra assistenza.
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9.2.2 /¶DQGDPHQWR�GHOOD�VSHVD�FRPSOHVVLYD�SHU�OH�SUHVWD]LRQL�SUHYLGHQ]LDOL 

Sulla base dei dati aggregati di Tabella 1.a68, la spesa complessiva per le prestazioni 

previdenziali nel 2017 è stata pari a 256,425 miliardi e si compone di 220,843 miliardi di prestazioni 

pensionistiche e 35,582 di quota GIAS SHU�OH�JHVWLRQL�SHQVLRQLVWLFKH��1HOOD�VSHVD�³pensionistica´�
sono comprese le integrazioni al minimo (8,292 miliardi), le maggiorazioni sociali (1,378 miliardi) e 
la GIAS dei dipendenti pubblici (9,613 miliardi), mentre sono escluse le prestazioni di natura 
assistenziale (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali e 
pensioni di guerra), di cui alla Tabella 6.6, le indennitarie erogate da INAIL e Stato (4,2 miliardi) e 
le prestazioni e vitalizi erogate dagli organi costituzionali e dalle Regioni (1,4 miliardi). La spesa 
previdenziale è cresciuta rispetto DO������GL������PLOLDUGL�GL�HXUR�����������LPSXWDELOH�SHU�O¶������
alla spesa per pensioni il resto alla GIAS che è aumentata di soli 354 milioni anche in virtù della 
discreta ripresa economica che ha ridotto le prestazioni assistenziali di sostegno al reddito.  

Poiché è opinione diffusa, anche sulla base dei dati forniti da ISTAT a EUROSTAT, che la 
VSHVD� SHU� SHQVLRQL� VLD� PROWR� DOWD�� GL� VHJXLWR� YHUUj� FDOFRODWD� OD� ³spesa pensionistica´, cioè quella 
supportata da contributi realmente versati e successivamente quella assistenziale. 

* La spesa pensionistica - Nel 2017 la spesa pensionistica ha raggiunto i 220,843 miliardi di 

euro contro i 218,5 del 2016 ��� ���� PLOLDUGL�� FRQ� XQ¶LQFLGHQ]D� VXl PIL del 12,87%; le entrate 

contributive sono state pari a 199,842 miliardi (erano 196,5 nel 2016 e 191,33 nel 2015) con un 
incremento di 3,32 miliardi pari a circa 1,7%; nei contributi non è ricompreso il contributo aggiuntivo 

di 10.800 milioni di euro a carico dello Stato, di cui alla L. 335/1995, destinato al finanziamento della 
CTPS - Casse Trattamenti Pensionistici degli Statali; il saldo risulta negativo di 21,001 miliardi 

(������� PLOLDUGL� O¶DQQR� SUHFHGHQWH�. A pesare su questo disavanzo è la gestione dei dipendenti 
pubblici che evidenzia un passivo di ben 30,4 miliardi��SDU]LDOPHQWH�FRPSHQVDWR�GDOO¶DWWLYR�GL�3,67 

miliardi del FPLD (fondo pensione lavoratori dipendenti ± il maggior fondo italiano) e dai 6,78 
miliardi della gestione dei parasubordinati. Volendo calcolare la reale spesa pensionistica per il 2017 
(la Tabella 9.4 riporta anche la riclassificazione per il 2015 e 2016) si procede a scomputare dai 
220,843 miliardi i 19,281 relativi alla GIAS per i dipendenti pubblici e alle maggiorazioni sociali e 
LQWHJUD]LRQL�DO�PLQLPR�SHU�LO�VHWWRUH�SULYDWR�FKH�YHQJRQR�HURJDWL�VROR�LQ�EDVH�DO�UHGGLWR��F¶q�TXLQGL�
più di una ragione per considerare tali uscite come assistenza e nella spesa per funzioni EUROSTAT 
dovrebbero stare tra il sostegno alla famigOLD� H� O¶HVFOXVLRQH� VRFLDOH��� OD� VSHVD� QHWWD� q� GL� ��������
PLOLDUGL�SDUL�DOO¶�������GHO�3,/, cioè un valore più che in linea con la media EUROSTAT. Occorre 
altresì sottrarre dalle entrate contributive i trasferimenti a carico di GIAS e GPT (prevalentemente 
per le contribuzioni figurative) pari a 14,363 miliardi, per cui i contributi effettivamente pagati dalla 
³SURGX]LRQH´��ODYRUDWRUL�H�D]LHQGH��DPPRQWDQR�D���������PLOLDUGL��,O�GLVDYDQ]R�VL�ULGXFH�GL�FLUFD���
miliardi attestandosi a 16,083 miliardi. Ma sulle pensioni grava un importante carico fiscale IRPEF 
che, per il 2017, è stato pari a 50,508 miliardi di euro (49,7 miliardi di euro nel 2016), la cui 
distribuzione per gestione è evidenziata nella Tabella 9.4.1.  

6H�GDOOD�VSHVD�SHQVLRQLVWLFD�DO�QHWWR�GHOO¶DVVLVWHQ]D�VRWWUDLDPR�OH�LPSRVWH�� le uscite vere dello 
Stato per le pensioni previdenziali scendono a 151 miliardi circa; è vero che sulle contribuzioni, 
lavoratori e aziende non pagano imposte (diversamente ci sarebbe una doppia tassazione) ma resta il 
fatto che le uscite effettive dello Stato sono molto più basse di quelle nominali.  

                                                             
68 ,�GDWL�VRQR�LO�ULVXOWDWR�GHOO¶DQDOLVL�SXQWXDOH�GHL�ELODQFL�GL�WXWWH�OH�JHVWLRQL�SUHYLGHQ]LDOL� 
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Infine un¶annotazione: la sSHVD� SHQVLRQLVWLFD�� DO� QHWWR� GHOO¶DVVLVWHQ]D�� KD� IDWWR� UHJLVWUDUH� GDO�
2013 un aumento medio pari allo 0,88% e ancor meno la spesa al netto delle imposte. Ciò significa 
che la dinamica della spesa per le pensioni è sotto controllo e le riforme hanno colto l¶RELHWWLYR�GL�
stabilizzarla. Per completezza occorre precisare che gli importi GIAS (35,5 miliardi +9,6 dei pubblici) 
consentono il pagamento di pensioni concesse negli anni dal 1960 al 1992 non coperte da contributi 
ed erogate solo per ³SURPHVVH´�SROLWLFKH�FXL�OD�/��������KD�SRVWR�ULPHGLR� 

Tabella 9.4 - Il bilancio della spesa pensionistica pura 

IL BILANCIO DELLE PENSIONI 
35(9,'(1=,$/,��GDWL�LQ�PLOLRQL�GL�¼� 2015 Inc % 

su Pil 

2016 Inc % 
su Pil 

2017 Inc % 
su Pil 

Spesa pensionistica (al netto GIAS) 217.897 13,19 218.504 13,00 220.843 12,87 

GIAS per pubblici dipendenti, integrazioni al 
minimo e maggiorazioni sociali per 
dipendenti privati  

19.915   19.167 
  

19.281 
  

Spesa pensionistica netta da assistenza 197.982 12,03 199.337 11,86 201.562 11,74 
Tasse sulle pensioni  49.394        49.773         50.508    

Spesa pensionistica al netto delle tasse 148.588 9,03 149.564 8,90 151.054 8,80 
Entrate contributive 191.333   196.552   199.842   

Quota GIAS e GPT sulle entrate contributive 15.032   15.276   14.363   

Entrate al netto della quota GIAS e GPT 176.301   181.276   185.479   
Saldo tra entrate e uscite al lordo tasse -21.681   -18.061   -16.083   
Saldo tra entrate e uscite al NETTO tasse 27.713   31.712   34.425   

PIL 1.645.439   1.680.948   1.716.935   

2015: integrazioni al minimo 9,345 miliardi; maggiorazioni sociali 1,4 mld; GIAS dipendenti pubblici 9,170 mld. Tot. 19,915 mld  

2016: integrazioni al minimo 8,83 miliardi; maggiorazioni sociali 1,37 mld; GIAS dipendenti pubblici 8,967 mld. Tot. 19,167 mld 

2017: integrazioni al minimo 8,29 miliardi; maggiorazioni sociali 1,378 mld; GIAS dipendenti pubblici 9,613 mld. Tot. 19,281 mld 
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Tabella 9.4.1 - Dettaglio delle ritenute alla fonte per IRPEF (fonte INPS) 

 

Dalla ripartizione del carico fiscale per gestione si nota che i dipendenti pubblici, che 
rappresentano circa il 17% del totale dei pensionati, pagano circa 1/3 di tutte le tasse; considerando 
FKH�L�UHGGLWL�GHL�SXEEOLFL�GLSHQGHQWL�VRQR�VLPLOL�D�TXHOOL�GHO�VHWWRUH�SULYDWR��HPHUJH�O¶HQRUme evasione 
fiscale e contributiva di molti settori che ha determinato pensioni basse e spesso correlate ai redditi, 
quindi fiscalmente esenti. E infatti su poco più di 16 milioni di pensionati, 2,25 milioni hanno una 
pensione fino a 1 volta il minimo (501,89 euro/mese per 13 mensilità), altri 4,28 milioni tra 1 e 2 
volte il minimo e 3,93 milioni tra 2 e 3 volte il minimo; quindi oltre 10,46 milioni di pensionati (il 
66% circa del totale), anche grazie alle detrazioni, non pagano imposte69. Il successivo scaglione (da 
3 a 4 volte il minimo) con oltre 2,5 milioni di pensionati�� YHUVD� LQ� PHGLD� XQ¶LPSRVWD� DSSHQD�
sufficiente a pagarsi la sanità pubblica (1.870 euro pro capite la media italiana). Restano 3 milioni di 

pensionati che si accollano la gran parte dei 50,5 miliardi di IRPEF��,Q�VRVWDQ]D�JUDQ�SDUWH�GHOO¶RQHUH�
fiscale sulle pensioni grava sul 19% dei pensionati, e in gran parte su quei quasi 890 mila pensionati 
che hanno pensioni sopra i 3.011 euro lordi il mese, il che dovrebbe far molto riflettere tutti coloro 
che propongono in modo acritico aumenti delle pensioni basse, poiché la maggior parte dei pensionati 
esenti da imposte, da lavoratore attivo ne ha pagate molto poche, o addirittura nulla. Il fatto che il 
50% dei pensionati sia assistito denota, come dicevamo, un elevatissimo livello di evasione fiscale, 
soprattutto tra alcune categorie e in alcune aree del Paese, e una incapacità dello Stato di governare il 
fenomeno.  

                                                             
69 Si veda O¶Approfondimento 2018 - ³Dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF 2016 per importi, tipologia di 
contribuenti e territori e analisi IRAP´ realizzato dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali e disponibile 
sul sito www.itinerariprevidenziali.it. 

INPS 30.042.730.846      
INPDAP 15.488.762.757      
ENPALS 197.502.146           
TOTALE 45.728.995.749   

INPS 2.324.060.744        2.343.254.137        
INPDAP 1.055.023.817        1.024.560.058        
ENPALS 14.524.537             14.776.302             
TOTALE 3.393.609.097     3.382.590.496     

INPS 944.959.828           962.087.706           
INPDAP 434.610.590           427.505.328           
ENPALS 5.872.672              5.988.990              
TOTALE 1.385.443.090     1.395.582.024     

IMPORTI PER RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ORDINARIA

PENSIONI - Cassa 2017 PENSIONI - Cassa 2016

IMPORTI PER RITENUTE IRPEF ORDINARIE

IMPORTI PER RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ORDINARIA

PENSIONI - Cassa 2016PENSIONI - Cassa 2017

PENSIONI - Cassa 2017
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 ** /D�VSHVD�SHU�O¶DVVLVWHQ]D - La Tabella 6.6 del capitolo 6 e la Tabella d1 (serie storica 2011-
2017 su sito web) IRUQLVFRQR�LO�TXDGUR�FRPSOHVVLYR�GHOOD�VSHVD�FODVVLILFDWD�FRPH�³assistenziale´�FKH�
comprende le prestazioni per gli invalidi civili con indennità di accompagnamento, pensioni e assegni 
sociali e pensioni di guerra; la seconda parte della tabella evidenzia le altre prestazioni assistenziali 
(integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, quattordicesima e importi aggiuntivi).  

Tabella 9.5 - Il numero delle prestazioni assistenziali  

IL NUMERO DELLE 
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 

2014 2015 2016 2017 

Numero di prestazioni assistenziali 3.694.183 4.040.626 4.104.413 4.082.876 

Altre prestazioni assistenziali 4.467.266 4.265.233 4.101.043 3.941.059 

di cui integrazioni al minimo 3.469.254 3.318.021 3.181.525 3.038.113 

Totale pensioni assistite 8.431.449 8.305.859 8.205.456 8.023.935 

in % sul totale pensionati 51,86% 51,34% 51,08% 50,02% 

Totale pensioni in pagamento  16.259.491 16.179.377 16.064.508 16.041.852 

Come si evidenzia dalla Tabella 9.5�� O¶LQVLHPH� GHOOH� prestazioni assistenziali, cioè quelle 
totalmente a carico della fiscalità generale, ha riguardato 4.082.876 soggetti,70 21.537 in meno 
rispetto allo scorso anno per un costo totale annuo di 22,022 miliardi (21,74 miliardi nel 2016). In 
questi ultimi 7 anni le pensioni di invalidità civile (932.289) sono aumentate di 91 mila unità 
(+10,8%); le indennità di accompagnamento (2.113.387) sono aumentate di 221mila unità 
(+11,6%), con un costo di 12,48 miliardi.  

Le pensioni e gli assegni sociali (861.811) in 7 anni sono aumentate di 52 mila unità (+6,42%), 
per un costo totale di 4,8 miliardi di euro. Le pensioni di guerra (175.389) mantengono il calo 
fisiologico e abbastanza costante nei numeri (meno 13.898 unità) per un costo di 1,25 miliardi. In 7 
anni si sono ridotte di 106.746 unità e si attestano a 66.380 pensioni dirette (che dal 2014 
comprendono anche gli indennizzi della L. 210/92) e 109.009 indirette.  

Si riducono, tranne che per la quattordicesima mensilità, le altre prestazioni assistenziali anche 
per effetto della cancellazione delle vecchie prestazioni maturate da soggetti con bassi livelli di 
contribuzione: le integrazioni al minimo (3.038.113) si riducono di 143.412 unità (136.496 rispetto 
al 2015 e di ben 817.920  rispetto al 2011); le maggiorazioni sociali (902.946) destinate ai redditi 
bassi ed erogate per circa il 70% a donne con importi medi annui di 1.526 euro costano 1,378 miliardi 
e rispetto al 2011 si riducono di 178.170. Aumenta invece rispetto al 2016, a causa delle previsioni 
contenute nella Legge di Bilancio per il 2016 e 2017, di ben 1.334.449 la platea dei percettori della 
quattordicesima  mensilità (la somma aggiuntiva), prestazione istituita dalla L. 127 del 7/8/2007 
corrisposta ai titolari di pensione con 64 anni e più il cui reddito pensionistico complessivo fino al 
2016, non doveva superare 1,5 volte il trattamento minimo e dal 2017 il reddito pensionistico non 
doveva superare 2 volte il trattamento minimo del FPLD per un totale di 3.453.786 soggetti, con una 
quattordicesLPD� �R� VRPPD�DJJLXQWLYD��PHGLD�GL� ����HXUR� O¶DQQR��FRQ�EHQHILFLDUL�SHU�ROWUH� LO�����
donne e un costo totale di 1,67 miliardi di euro; O¶LPSRUWR�DJJLXQWLYR�GHOOH�SHQVLRQL va a 432.559 
beneficiari (40 mila in meno rispetto al 2016) di cui quasi il 70% a donne; previsto dalla legge 

                                                             
70 Si rammenta che ci potrebbero essere duplicazioni tra percettori della pensione di invalidità civile e assegno di 
accompagnamento. 
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Finanziaria per il 2001 (L. 23/12/2000 n. 388) a favore di titolari di pensioni che non superano 
O¶LPSRUWR�GHO�WUDWWDPHQWR�PLQLPR�GHO�)3/'��FRVWD�65,2 milioni di euro.  

/¶LQVLHPH�GL�TXHVWL�WUDWWDPHQWL��Tabelle 9.5 e 6.6) nel 2017 ha riguardato 4.082.876 beneficiari 

di prestazioni assistenziali pure (pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, 
pensioni/assegni sociali e le pensioni di guerra) e 3.941.059 soggetti beneficiari di altre prestazioni 
parzialmente asVLVWHQ]LDOL� �LQWHJUD]LRQL� DO� PLQLPR� H� PDJJLRUD]LRQL� VRFLDOL�� O¶H[� PLOLRQH� DO� PHVH�
introdotto dal Governo Berlusconi nel 2002), per un totale di 8.023.935 beneficiari che 
rappresentano il 50,02% dei 16.041.852 pensionati totali, al lordo di qualche inevitabile 
duplicazione. Una parte di questi soggetti (3.453.786) beneficia anche della quattordicesima mensilità 
H�XQD�SDUWH�GHL�����������SHQVLRQDWL�LQWHJUDWL�DO�PLQLPR�SRVVRQR�EHQHILFLDUH�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VWHVVD�
SHQVLRQH�DQFKH�GHOO¶LPSRUWR�DJJLXQWLYR�H�GHOOH�maggiorazioni sociali. Vedere che un Paese del G7 
possa avere oltre il 50% dei pensionati totalmente o parzialmente assistiti (soggetti che in 66 anni di 
vita non sono riusciti a versare neppure 15 anni di contributi regolari) deve far molto riflettere gli 
apparati politici e di vigilanza perché questa situazione non riflette la situazione economica generale 
del Paese. Inoltre, a differenza delle pensioni sostenute da imposte e contributi, questi 33,4 miliardi 
circa sono completamente a carico della fiscalità generale e non sono soggetti a imposizione 
fiscale. Come indicato al capitolo 2, mentre prosegue il trend di riduzione del numero di prestazioni 
di natura previdenziale in virtù delle stringenti riforme, quelle assistenziali aumentano 
FRQVLGHUHYROPHQWH� VLD� SHU� OH� ³SURPHVVH´� SROLWLFKH� VLD� SHUFKp� OD� ³PDFFKLQD´� RUJDQL]]DWLYD, cioè 
O¶DQDJUDIH� JHQHUDOH� GHOO¶DVVLVWenza, non esiste. A riprova di quanto stia aumentando la spesa 
assistenziale, fenomeno assolutamente trascurato negli ultimi provvedimenti di legge che ne hanno 
aumentato il numero, come si evince dalla Tabella 9.6 nel 2017 su 100 prestazioni liquidate nelO¶DQQR��
quasi la metà, il 49,7% sono assistenziali.  

La spesa per la LTC - AOO¶LQWHUQR�GHOOD�VSHVD�DVVLVWHQ]LDOH��OD�TXRWD�FKH�SRVVLDPR�FODVVLILFDUH�
come spesa per la non autosufficienza (LTC) è pari alla somma relativa alle pensioni di invalidità 
civile e DOO¶LQGHQQLWj�GL�DFFRPSDJQDPHQWR�FKH��SHU�LO�������DPPRQWD�D�15,962 miliardi di euro, pari 
allo 0,93% del PIL�� 6RPPDQGR� DQFKH� OD� FRPSRQHQWH� GL� VSHVD� SL�� VWUHWWDPHQWH� VDQLWDULD� O¶RQHUH�
pubblico per la non autosufficienza vale il 2% del PIL (stima RGS). 

Tabella 9.6 ± Numero di prestazioni liquidate negli anni 2014 - 2017 

NUMERO di PRESTAZIONI LIQUIDATE  2014 2015 2016 2017 

Totale prestazioni 994.973 1.120.638 1.048.096 1.112.163 

Prestazioni di natura previdenziale 
456.937 
(46%) 

549.252  
(49%) 

490.149 
(47%) 

559.058 
(50,3%) 

Prestazioni di natura assistenziale, totali 
538.036 
(54%) 

571.386  
(51%) 

557.947 
(53%) 

553.105 
(49,7%) 

Prestazioni di natura assistenziale MASCHI 43,34% 39,20% 43,30% 43,24% 

Prestazioni di natura assistenziale FEMMINE 56,66% 60,80% 56,70% 56,76% 
I dati in tabella si riferiscono alle prestazioni INPS con esclusione delle Gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS 
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9.2.3 La spesa a carico della fiscalità generale  

Il sistema pensionistico italiano è finanziato con un¶DOLTXRWD�GL�VFRSR�� L� ³contributi sociali´, 
nella misura del 33% sulle retribuzioni lorde annue per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, del 
24% per artigiani, commercianti e imprenditori agricoli e del 32% per i parasubordinati. Negli anni, 
accanto alle prestazioni pensionistiche finanziate dai contributi, il sistema di protezione sociale ha 
previsto una serie di prestazioni sociali che si sono sommate e sedimentate nella legislazione senza 
peraltro prevedere una razionalizzazione, né controlli efficaci, e i cui risultati sono stati evidenziati 
QHL�SDUDJUDIL�SUHFHGHQWL��1HO������q�VWDWD�SUHYLVWD�O¶LVWLWX]LRQH�GL�XQ�³FDVHOODULR�GHOO¶DVVLVWHQ]D´��VXO�
modello di quello delle pensioni e dei pensionati che funziona benissimo, ma a oggi non si è ancora 
IDWWR�QXOOD�H�FLz�VDUj�LO�SL��JUDQGH�RVWDFROR�DO�SUHDQQXQFLDWR�³UHGGLWR�GL�FLWWDGLQDQ]D´��7XWWH�TXHVWH�
prestazioni, non essendo supportate da contributi sociali, gravano sulla fiscalità generale e sono in 
genere gestite, come abbiamo visto nel capitolo 2, dalla GIAS (appunto, Gestione Interventi 
Assistenziali). La Tabella 9.7 evidenzia puntualmente gli oneri a carico della fiscalità generale, dato 
importante per chi gestisce la politica economica e sociale.   

Le somme analizzate in tabella UDSSUHVHQWDQR�L�³WUDVIHULPHQWL´�GDO�ELODQFLR�SXEEOLFR�DOO¶,136�
che ogni anno vengono trasferiti con Legge di Bilancio per fronteggiare le spese (prevalentemente 
assistenziali) erogate da INPS sulla base delle leggi vigenti. I capitoli di spesa sono dettagliati in 
tabella.    

/D�SULPD�YRFH�ULJXDUGD�³gli interventi per oneri pensionistici e assistenziali´�GL�FXL��a) la GIAS 
(si veda la Tabella 1a) che vale 35,582 miliardi di euro; LQ�TXHVWR�LPSRUWR�q�ULFRPSUHVD�OD�³TXRWD�
SDUWH´�GL�FLDVFXQD�SHQVLRQH�HUogata che viene pagata dallo Stato (sono le ex 100.000 lire di cui alla 
nota 28 del capitolo 2) e solo qualche miliardo può considerarsi spesa pensionistica; il resto 
comprende i trasferimenti assistenziali alle gestioni CDCM ante 1989, le prestazioni enti soppressi 
tra cui ex ENPAO ± ostetriche, le invalidità ante L. 222/1984 e altri oneri relativi a prepensionamenti 
a seguito di ristrutturazioni aziendali (poste, ferrovie, compagnie aeree, siderurgia, settore carta, porti, 
che assieme SRUWDQR� LQ� ³GRWH´�SDVVLYL�SHU�ROWUH���PLOLDUGL� O¶DQQR��R� OH�EDE\�SHQVLRQL�GHO�SXEEOLFR�
impiego; b) la quota GIAS di assistenza trasferita alle gestioni degli statali; c) le prestazioni 
assistenziali (si veda la Tabella 6.6); d) gli oneri per gli interventi per le pensioni anticipate, 
SUHSHQVLRQDPHQWL��OH�VDOYDJXDUGLH�SHU�JOL�³HVRGDWL´ e altre anticipazioni. 

La seconda voce riguarda i trasferimenti dalla GIAS alle gestioni per le sotto contribuzioni, gli 
sgravi contributivi totali o parziali (ad esempio quelli previsti nel Jobs Act o per il Sud) e le 
agevolazioni contributive; agevolazioni che tutti i Governi hanno concesso in alternativa alle 
deducibilità fiscali che però oggi pesano sul bilancio dello Stato (senza considerare i 10,8 miliardi 
per le gestioni dei pensionati della pubblica amministrazione) per oltre 26 miliardi tra GIAS e GPT; 
seguono gli oneri per il mantenimento del salario in caso di inoccupazione, gli oneri a sostegno delle 
famiglie a basso reddito (assegni al nucleo familiare) e altri oneri minori.   
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Tabella 9.7 ± La spesa a carico della fiscalità generale (dati in milioni di euro) 

 

In totale quindi il costo di queste attività assistenziali a carico della fiscalità generale è 
ammontato nel 2017 a 110,15 miliardi di euro (107,374 nel 2016, 103,673 nel 2015, 98,44 nel 2014, 
93,2 nel 2013 e 83,5 del 2012). In 6 anni il tasso di crescita dei trasferimenti e quindi delle spese per 
assistenza (+26,65 miliardi) è stato pari al 5,32%, sempre escludendo i 10,8 miliardi che potremmo 
anche contabilizzare come contributi del datore di lavoro Stato; un incremento enorme molto 
superiore al tasso di inflazione e a quello del PIL e addirittura 6 volte superiore a quello della spesa 
per pensioni (0,88%); questa spesa vale oltre il 65% della spesa pensionistica DO�QHWWR�GHOO¶,53()�H�
le relative SUHVWD]LRQL�VRQR�WRWDOPHQWH�HVHQWL�GD�LPSRVWH��/¶LQFLGHQ]D�GL�TXHVWD�VSHVD�VXO�3,/�q�SDUL�D�
6,42 punti di PIL. A queste cifre andrebbero poi aggiunti gli importi delle spese assistenziali 
sostenute dagli Enti Locali che non risultano nelle spese per welfare a causa di carenze nella 
contabilità nazionale, ma che abbiamo stimato, sulla base dei dati RGS in Tabella 9.2, come somme 
HURJDWH�GLUHWWDPHQWH�DOOH�IDPLJOLH��VJUDYL�ILVFDOL�H�GHWUD]LRQL��,QROWUH��SHU�LO������q�SUHYLVWR�O¶DFFHVVR�
al nuovo REI (o Carta REI ± reddito di inclusione sociale), reddito di inserimento per coloro che ne 
faranno domanda entro dicembre 2017; è previsto uno stanziamento di 1,7 miliardi e di oltre 2 miliardi 
dal 2019. Questa iniziativa porterà a un ulteriore aumento della spesa assistenziale a carico della 
ILVFDOLWj� JHQHUDOH� FRPH� FHUWDPHQWH� DFFDGUj� SHU� LO� QXRYR� ³UHGGLWR� GL� FLWWDGLQDQ]D´� FKH� GRYUHEEH�
inglobare il REI.  

9.3    Riclassificazione della spesa per protezione sociale 

Rimandando al Rapporto n. 5 dello scorso anno, onde evitare ripetizioni, in questa sede ci preme 
HYLGHQ]LDUH�FKH�LO�FDOFROR�GHOO¶LQFLGHQ]D�GHOOD�VSHVD�SHQVLRQLVWLFD IVS sul PIL è fondamentale e dati 
WURSSR�VRYUDVWLPDWL�LPSOLFDQR�LO�ULVFKLR�FKH�O¶8(��PD�DQFKH�OH�DJHQ]LH�GL�UDWLQJ��FKLHGDQR�DOO¶,WDOia 
ulteriori tagli alle pensioni; inoltre tale tema è di cruciale importanza per la programmazione 
nazionale delle politiche sociali. In questo Rapporto, come nei precedenti, abbiamo più volte 
evidenziato che la spesa pensionistica è in equilibrio ed è sostenibile, anche con opportune politiche 
occupazionali e del lavoro, nel lungo termine; la vera esplosione è la spesa assistenziale che consente 

La spesa a carico  della fiscalità generale

(dati in milioni di euro)
2014 2015 2016 2017

Quota GIAS (tabella 1 a) 33.356,00 36.045,00 35.228,00 35.582,00
Quota GIAS gestioni ex Inpdap (tab 1a nota 3) 7.553,00 9.169,60 8.967,25 9.613,18
Prestazioni assistenziali  (1) 23.233,00 23.532,00 24.022,40 25.133,80
Esodati e varie 3.312,00 3.426,00 2.753,35 2.370,11
Totale interventi per oneri pensionistici/assist 67.454,00 72.172,60 70.971,00 72.699,09

Sgavi e altre agevolazioni contributive a sostegno 
gestioni, a carico Gias

16.087,00 18.052,00 22.603,00 23.315,91

Oneri per il mantenimento del salario per 
inoccupazione a carico Gias

10.387,00 8.794,00 8.695,00 8.067,00

Oneri a sostegno della famiglia 3.856,00 4.033,00 4.502,00 5.485,00
Oneri a copertura ex contributi previdenziali (tbc) 656,00 622,00 603 583
Totale a carico della fiscalità generale 98.440,00 103.673,60 107.374,00 110.150,00

Incidenza della spesa assistenziale su quella 

pensionistica pura (al netto delle imposte)
56,8% 59,89% 63,64 65,19

Spesa pensionistica netto tasse ma al lorodo Gias 
pubblici e integrazioni al minimo (per memoria)

173.207,00 173.113,00 168.731,00 168.957,00

Contributo dello Stato per gestione statali 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00

( 1) il dato comprende le invalidità civili, indennità accompagnamento, pensioni e assegni sociali, pensioni di guerra, maggiorazioni sociali, quattordicesima e importo 
aggiuntivo; sono escluse le integrazioni al minimo perché sono pagate dalle singole gestioni interessate, anche se rifinanziate in parte dalla Gias. 
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DOOD�SROLWLFD�GL�SHUSHWXDUH�SURPHVVH�SRFR�VRVWHQLELOL�VSDOOHJJLDWD�LQ�TXHVWD�³PLVVLRQH´�GD�VRJJHWWL�FKH�
ostinatamente non vogliono riclassificare la spesa tra pensionistica e assistenziale. In questo contesto 
i dati che ISTAT invia annualmente al Parlamento e a EUROSTAT evidenziano che la spesa per la 
³IXQ]LRQH´�,96��LQYDOLGLWj��YHFFKLDLD�H�VXSHUVWLWL��q�PROWR�DOWD� 18,3% per il 2012, 18,8% per il 2013 
e 18,5% per il 2014. Queste percentuali si confrontano con una media UE che per il 2012 va dal 15% 
(UE a 18 Paesi) a 14,6% (UE a 27 Paesi); nel 2014 i dati sono rispettivamente 15,2% e 14,7%. Questa 
enorme differenza (FLUFD�����SXQWL�GL�3LO��IRUPD�LO�³FRPXQH�VHQWLUH´�SHU�LO�TXDOH��a) occorre ridurre il 
costo delle pensioni; b) si spende troppo per le pensioni e poco per famiglia e maternità, per la casa 
H� SHU� O¶HVFOXVLRQH� VRFLDOH, funzioni per le quali ISTAT dichiara 1,2%, 0% e 0,2% contro medie 
HXURSHH�GL�����������H�������6HFRQGR�(85267$7�QHO������ O¶,WDOLD� ha speso per le pensioni il 
17,49%, battuta solo dalla Grecia (oltre 18%) mentre spende poco per la casa, la famiglia e 
O¶HVFOXVLRQH�VRFLDOH��/D�GRPDQGD�FKH�FL�VL�SRQH��FRQVLGHUDQGR�O¶HOHYDWD�SURIHVVLRQDOLWj�GHOO¶,VWLWXWR��
è come sono calcolati questi dati.  

Dai dati INPS ± ISTAT��XWLOL]]DQGR�LO�³casellario centrale INPS´��XQLFD�EDQFD�GDWL�GHO�3DHVH��
emerge che per il 2017 la spesa per IVS (invalidità previdenziale, anzianità, vecchiaia e superstiti) è 
pari a 259.431 milioni di euro; dal presente Rapporto, sulla base dei dati di bilancio degli enti 
previdenziali, la spesa totale per IVS è di 256.425 milioni (Tabella 1.a���TXLQGL�O¶LQFLGHQ]D�VXO�3,/�q�
pari al 14,94% al lordo GIAS e al 12,87 al netto GIAS. Essendo i dati ISTAT e i nostri simili (la 
differenza è di soli 3 miliardi imputabili a vitalizi, organi costituzionali (1,4 miliardi) e altre indennità 
�WUD�FXL�SDUWH�GHO�7)5�7)6�H�DOWUH�SUHVWD]LRQL�LQWHJUDWLYH�SHU�FLUFD�����PLOLDUGL��LO�GDWR�VXOO¶LQFLGHQ]D�
dovrebbe essere uguale. Se poi volessimo togliere dalla spesa IVS, le integrazioni al minimo (8,29 
miliardi) e la componente GIAS assistenziale per i pubblici dipendenti pari a 9,613 miliardi, 
O¶LQFLGHQ]D�VXO�3,/�VL�ULGXUUHEEH�DOO¶������ con la componente pensioni previdenziali (pagate dai 
FRQWULEXWL��DO�ORUGR�GHOO¶,53()��2Fcorre inoltre precisare che i livelli di tassazione sulle pensioni non 
sono omogenei (quindi dovremmo calcolare la pensione realmente incassata dal pensionato e non 
TXHOOD�ORUGD��H�FRVu�SXUH�OH�IRUPH�GL�VRVWHJQR�DOOD�IDPLJOLD�H�DOO¶HVFOXVLRQH�VRFLDOH�FKH�Ga noi sono 
spesso comprese nelle pensioni.  

9.4 Le modalità di finanziamento 

Come viene finanziata la spesa per le politiche sociali che, come abbiamo visto, pesa per oltre 
LO� ���� VXOO¶LQWHUD� VSHVD� SXEEOLFD"� 1HOOD� Tabella 9.8 sono indicate le entrate totali dello Stato, 
composte dalle entrate per contributi sociali e dalle entrate tributarie nel loro complesso; mentre per 
OH�HQWUDWH�FRQWULEXWLYH�FRQRVFLDPR�O¶LPSRUWR�DO�������������SHU�TXHOOH�ILVFDOL�O¶XOWLPR�GDWR�GLVSRQLELOH�
q�UHODWLYR�DO�������3HUWDQWR�O¶HVHUFL]LR�SHU�FDSLUH�FRP¶q�ILQDQ]LDWD�OD�VSHVD�FRPSOHVVLYD�SHU�ZHOIDUH�
sarà reODWLYR�DOO¶DQQR�ILVFDOH������SHU�LO�TXDOH�VL�GLVSRQH�GL�WXWWH�OH�HQWUDWH�WULEXWDULH71. Per finanziare 
il nostro welfare che nel 2016 è costato 451,733 miliardi, occorrono: a) ovviamente tutti i contributi 

sociali che coprono i costi complessivi delle pensioni al netto del carico fiscale ma non al lordo per 
cui occorre attingere a una parte di IRPEF finanziata peraltro dagli stessi pensionati; b) i contributi 
versati per le prestazioni temporanee (cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, contribuzioni 
fiJXUDWLYH� H� SRL� $63,� H� VXFFHVVLYDPHQWH� 1$63,�� H� TXHOOL� YHUVDWL� DOO¶,1$,/�� TXHVWH� XOWLPH� GXH�
gestioni sono in attivo; c) SHU�ILQDQ]LDUH�SRL�O¶DVVLVWHQ]D��FRPSUHVD�TXHOOD�D�FDULFR�GHJOL�HQWL�ORFDOL�H�
OD�VDQLWj�RFFRUUH�WXWWD�O¶,53()��WXWWD�O¶,5(S (imposta sulle società), WXWWD�O¶,5$3 (imposta regionale 

                                                             
71 /¶,53()�SHU�LO������q�VWDWD�GLFKLDUDWD�H�YHUVDWD�QHO������H�OH�HODERUD]LRQL�VRQR�VWDWH�SRVVLELOL�D�PDJJLR�������SHU�DOWUH�
imposte i versamenti relativi al 2016 sono effettuati nel 2017 ma le elaborazioni sono disponibili solo a fine anno.  
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VXOOH�DWWLYLWj�SURGXWWLYH���O¶LQWHUD�O¶,626 (imposta sostitutiva) e, mancando ancora per il pareggio 7,68 

miliardi di euro, si deve attingere alle imposte indirette.  

Tabella 9.8 ± Entrate dello Stato (dati in milioni di euro)  

 

Quindi, per finanziare il resto della spesa pubblica (istruzione, giustizia, infrastrutture, 
macchina amministrativa, ecc.) rimangono le residue imposte indirette, le altre entrate e, mancando 
ancora risorse, VL� ID�QXRYR�³GHELWR´��Ê�RYYLR�FRPH�XQD�VLIIDWWD� VLWXD]LRQH�VLD�SRFR�VRVWHQLELOH� QHO�
medio termine, anche perché a guardare le dichiarazioni IRPEF degli italiani vien da pensare anzitutto 
che non siamo un Paese appartenente al G7 ma in via di sviluppo e soprattutto che finanziare il nostro 
generoso welfare potrebbe essere sempre più difficile in futuro.  

I redditi dichiarati dagli italiani - Il totale dei redditi 2016 dichiarati ai fini IRPEF 72 tramite 
i modelli 770, Unico e 730 ammonta a 842,977 miliardi di euro, 10 miliardi in più rispetto agli 
832,970 miliardi del 2015 con un incremento di circa O¶1,2%, e 25,7 in più rispetto al 2014 (817,264 
miliardi). Su questi redditi sono stati complessivamente versati ai fini IRPEF 163,377 miliardi di 
euro73 (al netto del bonus da 80 euro di cui hanno beneficiato 11.468.245 di contribuenti per uno 
³VFRQWR´� WRWDOH� VXOO¶,53()� SDUL� D� ������ PLOLDUGL� GL� HXUR��� ULVSHWWR� DL� �������� PLOLDUGL� GHOO¶DQQR�
precedente, dei quali ��������SDUL�DOO¶��������GHO�WRWDOH, per IRPEF ordinaria, 11,948 miliardi per 

                                                             
72 I dati sono tratti dalO¶Approfondimento 2018 - ³Dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF 2016 per importi, tipologia 
di contribuenti e territori e analisi IRAP´ realizzato dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali nel maggio 
2018 che ha rielaborato una serie di indicatori sulla base dei dati diffusi dal MEF relativi alle dichiarazioni dei redditi 
2016 presentate nel 2017 (www.itinerariprevidenziali.it). 
73 ,O�WRWDOH�GHOO¶,53()�GLFKLDUDWD�SHU�LO������q�GL���������PLOLDUGL�PD�SHU�JOL�HIIHWWL�GHO�ERQXV�GL����HXUR��VL�ULGXFH�GL������ 
miliardi, per un versamento effettivo netto di 163,377 miliardi. Il bonus da 80 euro è una misura introdotta nel 2014 e 
resa strutturale nel 2015 con la Legge di Stabilità per il 2016. Spetta a tutti coloro che hanno un reddito da lavoro 
dipendente o assimilati, nella misura di 960 euro annui ai lavoratori che hanno un reddito complessivo fino a 24.000 euro; 
il bonus si riduce per i redditi da 24.000 a 26.000 euro. 

Tipologia Entrate/anni 2012 2013 2014 2015 2016

Entrate da contributi sociali (1) 172.323 171.911 172.800 176.303 181.225
Entrate tributarie

DIRETTE (3)  
,USHI�RUGLQDULD��LPSRVWD�DO�ORUGR�ERQXV����¼�� 152.270 152.238 151.185 155.429 156.047
Irpef ordinaria �GDO������LPSRVWD�DO�QHWWR�ERQXV���¼�� 152.270 152.238 145.108 146.193 146.679

Ires 33.333 31.107 32.486 33.332 35.373
Imposta sostitutiva (Isost) 9.227 10.747 10.083 11.123 9.022
TERRITORIALI  (3)

Addizionale regionale 10.730 11.178 11.383 11.847 11.948
Addizionale comunale 3.234 4.372 4.483 4.709 4.749
Irap 34.342 34.767 30.468 29.370 22.773
TOTALE entrate contributive e imposte dirette 415.459 416.320 406.811 412.878 411.769

INDIRETTE (3) 246.110 238.675 248.207 249.324 250.000
altre Entrate (2) 110.162 117.028 121.571 121.839 127.622

Entrate totali 771.731 772.023 776.589 784.041 789.391

Spesa totale per prestazioni sociali (per memoria) 436.064 442.254 445.335 446.235 451.733

(1) Entrate contributive dalla produzione senza i trasferimenti da Stato e altri enti (tabella 1 a);
(2) Calcolate per differenza dal resto delle altre entrate rispetto al totale entrate (non coincidono con DEF); contengono i contributi Inail 
(11,625 mld. nel 2016) e GPT (gestione prestazioni temporanee Inps pari per il 2016 a circa 20,8 miliardi)

(3) Dati desunti da MEF:  http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_anno/RETeC-pdf; da 
Mostacci.it
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O¶DGGL]LRQDOH regionale pari al 7,31% del totale, (stabile rispetto al 2015) e 4,749 miliardi pari al 
2,91% del totale, per O¶DGGL]LRQDOH comunale, stabile rispetto al 2015.  

)DWWR�����LO�WRWDOH�GHL�UHGGLWL�H�GHOO¶,53()�GLFKLDUDWD�QHO�������GRSR���DQQL��QHO������L�YDORUL�
sono pari a 107,72 e 103,77. In realtà, se non ci fosse stato il bonXV�³5HQ]L´�� OH� LPSRVWH�DYUHEEHUR�
raggiunto il valore di 109,72. Dal 2013, quindi, mentre aumenta la spesa per welfare si riduce di circa 

6,448 miliardi il finanziamento a mezzo IRPEF ordinaria. 

Nel dettaglio, su 60.589.445 cittadini residenti DO��������������������LQ�PHQR�ULVSHWWR�DOO¶DQQR�
precedente e 206.167 in meno rispetto al 2014) quelli che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 
(contribuenti/dichiaranti) sono stati 40.872.080, in crescita di 101.803 FRQWULEXHQWL�ULVSHWWR�DOO¶DQQR�
prima e di 155.532 unità rispetto al 2014 ma ancora meno rispetto al record del 2008 di circa 1 milione 
di unità. Tuttavia, i contribuenti/versanti, cioè quelli che versano almeno 1 euro di IRPEF, sono 
30.781.688; 97.128 in meno rispetto al 2015 e ben 808 mila in meno rispetto al picco del 2011. In 

pratica aumentano i redditi, aumentano i contribuenti che fanno la dichiarazione ma diminuiscono 

VLD� FRORUR� FKH� YHUVDQR�DOPHQR��� HXUR� GL� ,53()�H� VL� ULGXFH� DQFKH� O¶DPPRQWDUH� WRWDOH� Gi IRPEF 

versata (Tabella 9.9). 

Tabella 9.9 ± Analisi statistiche ± dichiarazioni 2017��DQQR�G¶LPSRVWD����6 

 

Da questi primi indicatori si possono ricavare le seguenti valutazioni:  

1) Considerando che solo 30,781 milioni di cittadini su 60,589 milioni presentano una 
dichiarazione dei redditi positiva, possiamo dedurre che il 49,19% degli italiani non ha reddito, e 
quindi è a carico di qualcuno. Sono 759.694 i contribuenti che dichiarano un reddito nullo o negativo 
(80 mila in più rispetto al 2015), mentre a dichiarare redditi fino a 7.500 euro ORUGL�O¶DQQR (una media 
di 312 euro lordi al mese considerando la mediana di 3.750 euro) sono in 9.130.521, il 22,34% del 
totale. Ognuno di questi contribuenti con redditi fino a 7.500 euro paga quindi in media 41 euro di 

,53()� O¶DQQR, per cui è totalmente a carico della società italiana; considerando poi il rapporto 
contribuenti-cittadini (pari a 1,482), i 14.661.418 abitanti corrispondenti ai dichiaranti pagano 
XQ¶,53() media pro capite di 28 euro O¶DQQR (erano 30 nel 2015);  

2) I contribuenti che dichiarano redditi tra i 7.500 e i 15.000 euro lordi O ¶ anno (una media di 
12.500 euro lordi anno) sono 8.467.650, cui corrispondono 12,55 milioni di cittadini; i primi pagano 
un¶IRPEF media annua di 496 euro PHQWUH�SHU�DELWDQWH�O¶LPSRUWR�VL�ULGXFH�D�335 euro (sempre al 
netto del bonus); 

Ammontare al netto Bonus

Numero 

versanti

Ammontare 

Irpef pagata 

in migliaia di 

¼

% 

Ammontare 

x fascia

Imposta media 

x contribuente 

LQ�¼

Rapporto con 

cittadini 

(contribuenti x 

1,482)

Percentuale 

n. 

contribuenti 

sul totale

Numero 

contribuenti

Ammontar

e in 

migliaia di 

¼

Media bonus 

spettante x 

contribuente 

LQ�¼

Ammontare 

in migliaia 

GL�¼

% 

Ammontare 

x fascia

imposta 

media x 

contribuen

te

zero od inferiore 759.694 10 0 0,00% 0 1.126.183 1,86% 0 3.176 2.049 645,15 -2.049 0,00% -3 -2
da 0 a 7.500 9.130.521 2.359.478 739.581 0,43% 81 13.535.235 22,34% 55 984.458 328.883 334,00 410.698 0,25% 45 30
Fino a 7.500 compresi negativi 9.890.215 2.359.488 739.581 0,43% 75 14.661.418 24,20% 50 987.634 330.932 340,00 408.649 0,25% 41 28

da 7.500 a 15.000 8.467.650 6.378.219 7.267.662 4,21% 858 12.552.584 20,72% 579 3.587.485 3.065.305 850,00 4.202.357 2,57% 496 335

da 15.000 a 20.000 5.895.435 5.600.108 14.438.536 8,36% 2.449 8.739.490 14,42% 1.652 2.828.138 2.632.585 930,00 11.805.951 7,23% 2.003 1.351
da 20.000 a 35.000 11.676.299 11.519.769 56.996.547 32,99% 4.881 17.309.138 28,57% 3.293 4.064.988 3.338.892 820,00 53.657.655 32,84% 4.595 3.100
da 35.000 a 55.000 3.161.854 3.147.946 33.634.937 19,47% 10.638 4.687.184 7,74% 7.176 0 0 0,00 33.634.937 20,59% 10.638 7.176
da 55.000 a 100.000 1.329.352 1.325.810 29.157.130 16,88% 21.933 1.970.653 3,25% 14.796 0 0 0,00 29.157.130 17,85% 21.933 14.796
da 100.000 a 200.000 364.258 363.469 16.775.940 9,71% 46.055 539.982 0,89% 31.068 0 0 0,00 16.775.940 10,27% 46.055 31.068
da 200.000 a 300.000 51.298 51.202 4.714.059 2,73% 91.896 76.045 0,13% 61.990 0 0 0,00 4.714.059 2,89% 91.896 61.990
sopra i 300.000 35.719 35.677 9.020.941 5,22% 252.553 52.950 0,0874% 170.366 0 0 0,00 9.020.941 5,52% 252.553 170.366

TOTALE 40.872.080 30.781.688 172.745.333 100% 60.589.445 100% 11.468.245 9.367.714 0,82 163.377.619 100,00%

,/��������GHL�FRQWULEXHQWL�SDJD�LO��������GHOO
,USHI��LO�������GHL�FRQWULEXHQWL�SDJD����¼�GL�,USHI�����¼�[�FLWWDGLQR�H�LO��������SDJD�����¼������[�FLWWDGLQR�

Fonte: Elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati Mef relativi alle dichiarazioni dei redditi 2017, ultimo aggiornamento maggio 2018.

�,USHI�������WXWWL�L�FRQWULEXHQWL�SHUVRQH�ILVLFKH��SHU�VFDJOLRQL�GL�UHGGLWR�DO�ORUGR�H�DO�QHWWR�GHOO¶HIIHWWR�ERQXV�GD���(XUR�

Fasce di reddito complessivo 

in euro

Numero 

contribuenti

Imposta 

media x 

cittadino

Bonus spettante

imposta 

media x 

cittadino

IL 14,42% dei contribuenti versa il 7,23% dell'Irpef con una imposta di 2.003 (1.351 x cittadino, non sufficiente per pagarsi la spesa sanitaria)

IL 40,66% dei contribuenti paga  l'89,95% dell'Irpef

IL 12,09% dei contribuenti paga il 57,11% dell'Irperf 

IL 4,36% dei contribuenti paga il 36,52% dell'Irpef
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3) Tra i 15.000 e i 20.000 euro di reddito lordo dichiarato (17.500 euro la mediana) troviamo 
5,895 milioni di contribuenti (pari a 8.739.000 abitanti) che pagano XQ¶LPSRVWD media annua di 2.003 

euro��FKH�VL�ULGXFH�D�������HXUR�SHU�VLQJROR�DELWDQWH��DQFKH�TXHVWD�IDVFLD�GL�UHGGLWR�SDJD�XQ¶,53()�
insufficiente per coprire il costo pro capite della sola spesa sanitaria.  

Ricapitolando, i contribuenti delle prime due fasce di reddito (fino a 7.500 e da 7.500 a 15 mila 
euro) sono 18.357.865 (pari al 44,92% del totale), di cui circa 6 milioni di pensionati e pagano 
solo il 2,82% GL�WXWWD�O¶,53()��������QHO��������$�TXHVWL�FRQWULEXHQWL�corrispondono 27,214 milioni 

di abitanti che, considerando anche le detrazioni, pagano in media circa 169,5 euro O¶DQQR e, 
si suppone, pochissimi contributi sociali, il che produrrà gravi ripercussioni sia VXOO¶DWWXDOH sistema 
pensionistico sia sulla futura coesione sociale; con quali soldi si pagheranno a questa enorme platea le 
pensioni? Calcolando che la spesa sanitaria nazionale pro-capite è pari a circa 1.857, per questi primi 
��VFDJOLRQL�GL� UHGGLWR� OD�GLIIHUHQ]D� WUD� O¶,5PEF versata e il solo costo della sanità ammonta a 49,3 

miliardi che sono a carico degli altri contribuenti; e qui parliamo solo della sanità ma poi ci sono tutti 
gli altri servizi forniti dallo Stato e dagli Enti locali di cui pure beneficiano ma che qualche altro 
contribuente si dovrà accollare.  

0D� FKL� SDJD� O¶IRPEF e quindi finanzia il nostro welfare? Quanti cittadini italiani sono i 
contribuenti versanti? Esaminando le dichiarazioni a partire dagli scaglioni di reddito più elevati 
troviamo, sopra i 300.000 euro solo lo 0,087% dei contribuenti versanti, circa 35.677 che pagano 
però il 5,52% GHOO¶,5(3)�FRPSOHVVLYD��������QHO��������WUD�����H�����PLOD�HXUR�GL�UHGGLWR�WURYLDPR��
lo 0,126% dei contribuenti che paga il 2,89% GHOO¶,53()��&RQ�UHGGLWL�ORUGL�sopra i 100 mila euro (il 
netto di 100 mila euro è pari a circa dL����PLOD�HXUR�QHWWL�� WURYLDPR�VROR� O¶1,10%, pari a 451.275 
contribuenti, che tuttavia pagano il 18,68% ������� QHO� ������ GHOO¶,5(3)�� 6RPPDQGR� D� TXHVWL�
contribuenti anche i titolari di redditi lordi superiori a 55.000 euro, otteniamo che il 4,36%, paga il 
36,53% GHOO¶,53()� ��������QHO� ������ H, considerando infine i redditi sopra i 35.000 euro lordi, 
risulta che il 12,09% (11,28% nel 2015) paga il 57,11% ��������QHO�������GL�WXWWD�O¶,53()��Per tutte 

queste ultime 5 classi di reddito il carico fiscale 2016 è aumentato rispetto ai 2 anni precedenti mentre 

il reddito spendibile, per via della impossibilità di accedere a molti servizi pubblici perché titolari di 

UHGGLWL�³ORUGL´�DOWL�H�TXLQGL�QRQ�³WXWHODWL´��HVHQ]LRQH�GD�WLFNHW��XWLOL]]R�GHL�PH]]L�SXEEOLFL�FRQ�VFRQti, 

etc.), è probabilmente diminuito con un impoverimento della cosiddetta classe media, che si trova 

costretta a pagare più tasse per sopperire alla massa che non le paga. Al contrario, come si evince 

dal punto 4, il carico fiscale per circa il 45% dei contribuenti è diminuito. Il paradosso è tra i due 
estremi delle classi di reddito dichiarato: il 44,92% dei cittadini paga solo il 2,82% mentre il 12,09% 
ne paga ben il 57,11%; ma, ad esempio, il numero delle automobili con un costo superiore ai 120.000 
euro è dieci volte il numero di coloro che dichiarano un reddito lordo superiore ai 240 mila euro (120 
PLOD�QHWWL��LO�FKH�GHQRWD�WXWWD�O¶LQHIILFLHQ]D�GHO�QRVWUR�VLVWHPD�ILVFDOH�� 

La domanda che ci si pone riallacciandoci alla premessa iniziale è: chi pagherà, dunque, i circa 
50 miliardi GL�HXUR�SHU�FRSULUH�L�FRVWL�GHO�VHUYL]LR�VDQLWDULR�GHJOL�³LQFDSLHQWL´�H� L�110 miliardi circa 
GHOOD� VSHVD� VRVWHQXWD� SHU� O¶DVVLVWHQ]D? Come si potranno pagare le pensioni ai soggetti che, non 
dichiarando nulla ai fini IRPEF, sono anche privi di contribuzione?  

Non mettere sotto controllo la spesa assistenziale e le entrate fiscali con una coraggiosa riforma 
GL�VLVWHPD�EDVDWD�VXO�PRQLWRUDJJLR�GHOOD�SULPD�FRQ�O¶DQDJUDIH�JHQHUDOH�GHOO¶DVVLVWHQ]D�H�LQWURGXFHQGR�
LO�³FRQWUDVWR�GL�LQWHUHVVL´ (come più volte suggerito in questi Rapporti), renderà sempre più fragile il 
sistema di protezione sociale. 
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9.5 La situazione nel 2018 e le prospettive di breve termine (2019 -2023) 

Premesso che per valutare gli andamenti della spesa pensionistica di natura previdenziale e il 
UDSSRUWR� DWWLYL�SHQVLRQDWL�� GHWHUPLQDQWH� SHU� O¶HTXLOLEULR� GHO� VLVWHPD�� UHODWLYL� DO� ����� H� DJOL� DQQL�
VHJXHQWL�� RFFRUUHUj� YHULILFDUH� O¶LPSDWWR� GHOO¶annunciata revisione della Riforma Monti - Fornero, 
OLPLWDQGR�O¶RVVHUYD]LRQH�DO�������LQ base ai dati del bilancio preventivo INPS 2018, del NADEF 2018 
aggiornato e degli ultimi aggiornamenti statistici si possono trarre le seguenti conclusioni:  

a) numero di pensioni: alla fine del terzo trimestre del 2018 il numero totale delle pensioni 
liquidate (compresi i prepensionamenti e gli assegni sociali ma escluse le invalidità e le pensioni 
di guerra) era pari a 349.621, cento mila in meno rispetto al 2017 quando in totale erano state 
OLTXLGDWH���������SUHVWD]LRQL��DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�LO�QXPHUR�GHlle liquidate si dovrebbe attestare 
attorno alle 500.000 FRQ�XQD�GLVFUHWD� IOHVVLRQH� ULVSHWWR�DOO¶DQQR�SUHFHGHQWH��&RQVLGHUDQGR� LO�
QXPHUR� PHGLR� GHOOH� SUHVWD]LRQL� ³FDQFHOODWH´� LO� QXPHUR� GHL� SHQVLRQDWL� VL� GRYUHEEH� ULGXUUH�
intorno ai 16 milioni; 

b) la pensione media mensile calcolata su 13 mensilità e sul numero totale delle prestazioni 
(22.994.698) si dovrebbe attestare da circa 960 euro (12.478 euro annui) del 2017 a circa 990 

euro (12.870 euro annui) mentre la pensione media effettiva calcolata sul numero di pensionati 
(16.041.852) passerebbe a 18.155 euro (1.396 euro al mese per 13 mensilità), molto vicina 
agli stipendi medi degli attuali attivi;  

c) il numero di occupati al settembre 2018 era pari a 23.376.000. Si tratta del record (a luglio 
2008, prima che cominciasse la crisi erano 23.142.000); di questi 14.946.000 sono contratti a 
tempo indeterminato (erano 15.028.000 a luglio 2008) e 14.969.000 nel luglio 2017, 
evidentemente sulla spinta degli sgravi per il contratto a tutele crescenti. I contratti a termine 
sono 3.143.000; erano 2.373.000 prima della crisi (aprile 2008) e soltanto a partire da aprile 
2018 hanno superato i 3.000.000. Il tasso di occupazione complessivo ha toccato il 59%, record 
di sempre (il secondo dato migliore risale ad aprile 2008: 58,9%). I part time sono (giugno 
2018 EUROSTAT) il 18,4% del totale; erano il 14,2% nel giugno 2008. I tassi occupazione 

per genere sono 49,9% per le femmine (record di tutti i tempi; prima della crisi il miglior 
ULVXOWDWR�HUD�������GHOO¶DSULOH�������H�������SHU�L�PDVFKL��HUD�������D�PDJJLR�������  

Da giugno 2018, si sono ridotte le assunzioni complessive in tutte le loro tipologie: a termine, 
stabili, in somministrazione. Il saldo tra nuove assunzioni stabili, stabilizzazioni di contratti a termine 
e cessazioni è negativo, per la prima volta dall'inizio dell'anno. Probabilmente è il risultato del 
rallentamento del ciclo economico e dei provvedimenti del Governo, a partire dal Decreto Dignità.  

Tassi occupazione per classi di età: 

x Fascia 15-24 anni: 17,4%; era il 25,1% ad aprile 2008 

x Fascia 25-34 anni: 62,1%; era il 70,5% a maggio 2008 

x Fascia 35-49 anni: 74,1%; era il 76,3% a maggio 2008 

x Fascia over 50: 32,3% (record di tutti i tempi); era il 24,7% a luglio 2008 

Tasso di incidenza della disoccupazione sulla fascia di età (si tratta di un indicatore che 

misura quante persone in una platea sono disoccupate pur cercando lavoro): 

x Fascia 15-24 anni: 7,8%; era il 6,3% a marzo 2008 
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x Fascia 25-34 anni: 10,9%; era il 6,5% a marzo 2008 

x Fascia 35-49 anni: 6,7%; era il 3,9% a marzo 2008 

x Fascia over 50: 1,8%; era il 0,8% a giugno 2008 

d)     trend pensionistico nel 2018 e rapporto attivi ± pensionati: nel decennio tra il 2008 e il 2017, 
pur essendo aumentata la longevità (in un decennio la speranza di vita calcolata a 65 anni è 
aumentata di un intero anno), è diminuito il numero dei pensionati del 4,4%, passando da circa 
16,780 milioni a 16,042 milioni (circa 738 mila pensionati in meno), come conseguenza delle 
riforme varate negli ultimi 25 anni (aumento dei requisiti di accesso alla pensione). A seguito 
di requisiti più restrittivi e armonizzati le pensioni previdenziali IVS sono diminuite del 4,66%, 
passando da 18,627 milioni del 2008 a 17,758 milioni del 2017 (circa 869 mila pensioni IVS in 
meno), nonostante nel 2017 non si siano registrate variazioni nei requisiti anagrafici e 
contributivi, rimasti immutati rispetto al 2016. Invece, nel 2018 per le donne dipendenti del 
VHWWRUH�SULYDWR�VL�q�YHULILFDWR�O¶XOWLPR�DXPHQWR�FRQ�XQ�EDO]R�GL�XQ�LQWHUR�DQQR�GHOO¶HWj�SHU�OD�
pensione di vecchiaia (nHO������H������HUD�GL����DQQL�H���PHVL���FKH�QHO������FRQ�XQ¶HWj�OHJDOH�
GL� ��� DQQL� H� �� PHVL� KDQQR� UDJJLXQWR� H� XJXDJOLDWR� O¶HWj� GL� YHFFKLDLD� GHJOL� XRPLQL�� /D�
parificazione delle età tra uomini e donne ha comportato una diminuzione principalmente nelle 
pensioni di vecchiaia decorrenti nei primi nove mesi del 2018 (per il Fondo pensione lavoratori 
dipendenti ± FPLD - O¶,136�UHJLVWUD�XQD�GLPLQX]LRQH�GHO��������D�TXHVWD�FDWHJRULD�GL�SHQVLRQH��
cui accedono soprattutto le donne con anzianità di almeno 20 anni (non sufficiente per la 
pensione anticipata), viene quasi a mancare la componente femminile e O¶HWj� PHGLD� DOOD�
decorrenza balza da 65 anni e 7 mesi del 2017 a 66 anni e 3 mesi del 2018. Il decremento 
complessivo (15,2%) delle pensioni IVS delle principali gestioni INPS, decorrenti nel 2018, è 
già apprezzabile anche se i dati non sono ancora definitivi. Nel 2018, infine, per la pensione 
anticipata (42 anni e 10 mesi per i maschi e un anno in meno per le femmine), è prevista, sotto 
FHUWH�FRQGL]LRQL��XQ¶DQ]LDQLWj�di 41 anni per i lavoratori precoci con 12 mesi di contributi prima 
dei 19 anni. 

Al contrario, le prestazioni assistenziali continuano nella loro crescita (pensioni di invalidità 
civile, indennità di accompagnamento e assegni sociali), mentre diminuiscono le pensioni di guerra. 
Tra il 2008 (circa 4,231 milioni di trattamenti assistenziali) e il 2017 (circa 4,504 milioni) il complesso 
delle pensioni assistenziali è aumentato del 6,46%, con un saldo di circa 273 mila trattamenti in più 
nel decennio. Per gli assegni sociali decorrenti nel 2018 si dovrebbe registrate una frenata; infatti, 
F¶q�VWDWR�XQ�LQQDO]DPHQWR�GHO�UHTXLVLWR�DQDJUDILFR�SHU�HQWUDPEL�L�JHQHUL��SHU�FXL�O¶HWj�SDVVD�GD����DQQL�
e 7 mesi, in vigore nel 2017, a 66 anni e 7 mesi di età nel 2018, in modo da uguagliare il requisito 
della vecchiaia. 

Il rapporto occupati su pensionati per il 2018 tende a migliorare, infatti, la media dei dati mensili 
VXJOL�RFFXSDWL��ULOHYDWL�GDOO¶,67$7�D�VHWWHPEUH�����74, era pari a circa 23,376 milioni, in crescita di 
ROWUH�O¶����ULVSHWWR�DO�������FLUFD��������PLOLRQL��H��FRPH�DFFHQQDWR��O¶DXPHQWR�GL�XQ�XOWHULRUH�DQQR�
di età per il requisito di vecchiaia delle donne ci induce a pensare che ancora per il 2018 ci sarà una 
diminuzione del numero dei pensionati e se i risultati si manterranno su questi livelli per entrambe le 
categorie, il rapporto si dovrebbe attestare a 1,458 attivi per ogni pensionato (1,435 nel 2017). 

                                                             
74 ,67$7��6WDWLVWLFKH�)ODVK�³2FFXSDWL�H�GLVRFFXSDWL�- dati provvisori ± VHWWHPEUH�����´�± file serie storiche.  
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e) spesa pensionistica, entrate contributive e saldo: al netto GIAS (220,8 miliardi nel 2017) si 
dovrebbe attestare a circa 223,4 miliardi nel 2018 e, al netto della premessa, a 226,3 miliardi 
nel 2019; è prevedibile che la GIAS resti sui valori del 2017, intorno a circa 35,5 miliardi. Le 
entrate contributive - comprensive dei trasferimenti dalla GIAS e dalla GPT per coperture 
figurative, sgravi e agevolazioni, al netto del contributo dello Stato alla gestione dei dipendenti 
pubblici attestato annualmente su 10,8 miliardi- possono prevedersi in 202,5 miliardi nel 2018 
e 205,5 miliardi nel 2019. Di conseguenza possiamo ipotizzare un saldo previdenziale 

negativo, al netto GIAS, pari a 20,9 miliardi per il 2018 e a 20,8 miliardi per il 2019; prosegue 
quindi, sempre secondo valutazioni a legislazione vigente, un sia pur lieve miglioramento del 
saldo previdenziale. Il rapporto spesa PIL 2018 dovrebbe attestarsi leggermente al di sotto del 
valore 2017 mentre per il 2019 valgono le considerazioni in premessa. 

Dalla situazione a fine 2018 emerge che la spesa pensionistica di natura previdenziale prosegue 
il miglioramento soprattutto per la riduzione delle preVWD]LRQL��SHU�YLD�GHOO¶LQDVSULPHQWR�GHL�UHTXLVLWL�
SHU�O¶DFFHVVR�DOOD�SHQVLRQH��H�SHU�OH�FDQFHOOD]LRQL�GL�SHQVLRQL�LQ�SDJDPHQWR�GD�ROWUH����DQQL��VL�YHGD�
il capitolo 6); si riduce anche il numero delle pensioni prevalentemente finanziate dalla GIAS a 
soggetti andati in pensione negli anni Ottanta e Novanta con poche contribuzioni mentre con 
O¶LQWURGX]LRQH�QHO������GHO�FRQWULEXWLYR�SUR�UDWD��L�QXRYL�SHQVLRQDWL�KDQQR�SUHVWD]LRQL�SL��FRUUHODWH�
ai contributi (a differenza di quelle retributive soprattutto ante 2000/05) e percepiranno la pensione 
ad età maggiori. Restano una serie di problemi da risolvere e che avevamo ampiamente descritto nello 
scorso Rapporto n.5 e che in sintesi sono: a) la spesa per assistenza rischia di andare fuori controllo 
DQFKH� D� FDXVD� GHOO¶HFFHVVLYD� FRPSHWL]LRQH� SROLWLFD� FKH� OD� LQFUHPHQWD� GL� DQQR� LQ� DQQR� �VL� YHGD� LO�
UHFHQWH�DXPHQWR�GHOOD�����PHQVLOLWj�H� O¶LQWURGX]LRQH�GHO�5(,�PD�DQFKH�OH�SURPHVVH�GL�SHQVLRQH�GL�
cittadinanza e reddito di cittadinanza) senza peraltro armonizzare le norme di accesso attualmente 
vigenti e prevedere forme di controllo efficaci attraverso la realizzazione del casellario centrale 

GHOO¶DVVLVWHQ]D, mai partito e che potrebbe generare migliore allocazione delle risorse e risparmi per 
circa 5 miliardi annui strutturali; b) XQ� PDJJLRUH� H� VHUUDWR� FRQWUROOR� VXOO¶HYDVLRQH� ILVFDOH� H�
contributiva come accade in molti Paesi europei, dove, oltre una certa età, chi non dichiara redditi né  
paga contributi e imposte viene controllato.  

Nel 2019 scatteranno gli incrementi di età anagrafica e anzianità contributiva previsti (è il primo 
scatto biennale) dalla Riforma Monti-)RUQHUR��L�FRVLGGHWWL�³VWDELOL]]DWRUL�DXWRPDWLFL�GHOOD�VSHVD´: età 
GL�SHQVLRQDPHQWR�FRUUHODWD�DOO¶DVSHWWDWLYD�GL�YLWD�H�DGHJXDPento dei coefficienti di trasformazione); 
si potrà accedere alla pensione con 67 anni di età oppure con 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva 
(un anno in meno per le donne).  

A partire dal 2020/21, si esauriranno, con una quota di pensione contributiva attorno al 20% 
(un quinto della pensione), L�FRVLGGHWWL�³retributivi puri´�FLRq�TXHOOL�FKH�DYHYDQR�SL��GL����DQQL�GL�
FRQWULEX]LRQH� DO� ����������� H� FKH� RJJL� GHILQLUHPR� ³semi retributivi´� SRLFKp� GDOO¶��������� VRQR�
passati, pro-rata, al metodo di calcolo contributivo. Da questa data inizieranno a uscire per 
pensionamento i ³PLVWL´ che, al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva, 
iniziando da quelli che di anni ne avevano circa 17; per questi la quota di pensione contributiva sarà 
pari al 60% circa e aumenterà progressivamente di anno in anno. Questa platea di lavoratori si 
esaurirà attorno al 2036/37 con quote di pensione calcolate a contributivo che, SHU�O¶XOWLPR�VFDJOione, 
arriverà al 99% GHOO¶LQWHUD�SUHVWD]LRQH��,�FRQWULEXWLYL�SXUL��LQL]LR�DWWLYLWj�GDOO¶����������PDWXUHUDQQR�
i primi requisiti pensionistici dal 2036 (Figura 9.1). 
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* I possibili impatti della revisione della Legge Monti Fornero: quota 100 e dintorni 

Sulla base della Legge di Bilancio per il 2019 e del DEF 2019/21, gli interventi sul sistema 
pensionistico dovrebbero riguardare: a) O¶LQWURGX]LRQH�GL�quota 100 come somma tra 62 + 38 che 
potrebbe essere fissa, quindi molto onerosa,  oppure temporanea e incrementata di almeno un punto 
ogni due anni (quindi quota 101 dal 2021, 102 dal 2023 e così via fino a 3 anni di anticipo rispetto 
DOO¶HWj� RUGLQDULD���b) O¶DQ]LDQLWj� FRQWULEXWLYD� PLQLPD� SHU� O¶DFFHVVR� DOOD� SHQVLRQH� VDUj� ILVVD� H� QRQ�
indicizzata a 42 anni e 10 mesi per i maschi e 1 anno in meno per le femmine. c) le flessibilizzazioni 
in uscita per le lavoratrici donne (ripristino GHOO¶RS]LRQH�GRQQD per quelle che al 31/12/2018 hanno 
58 anni di età ± 59 anni le lavoratrici autonome ± e 35 anni di contributi) e per i precoci (si 
PDQWHQJRQR�OH�QRUPH�GHOOD�/HJJH�GL�%LODQFLR������FKH�FRQVHQWRQR�O¶XVFLWD�DL�ODYRUDWRUL�FKH�KDQQR�
lavorato almeno 1 anno prima di compiere i 19 anni di età, con soli 41 anni di contributi; d) probabile 
mantenimento di APE Social e dei lavori cosiddetti gravosi, introdotta dal Governo Gentiloni e che 
scadeva il 31/12/2018, anche per il 2019 per un costo di circa 1 miliardo di euro; infine modifiche per 
i requisiti di accesso alla pensione per giovani contributivi puri che tuttavia avranno un impatto di 
modeste proporzioni e progressivo a partire dal 2033/36 in poi.  

Tutto questo potrebbe interrompere il percorso di riduzione del numero delle pensioni, il 
UDJJLXQJLPHQWR�GHO�UDSSRUWR�DWWLYL�SHQVLRQDWL�DOO¶�����H�SRWUHEEH�SURGXUUH�XQ�Lncremento di spesa 
nei successivi 5/6 anni anche se, come sembra, quota 100 è un¶opzione volontaria e quindi i requisiti 
più sopra descritti previsti dalla Legge Monti ± Fornero restano in vigore, FRPH�SXUH� O¶DJJDQFLR�
GHOO¶HWj�DQDJUDILFD�SHU�O¶DFFHVVR�DOOD pensione all¶aspettativa di vita.  

In assenza di norme precise (potrebbero essere inserite in un Disegno di Legge), abbiamo 
prodotto due stime:  

1) la prima basata sulla temporaneità e progressività di quota 100 con ricalcolo delle prestazioni 
con il metodo contributivo e con non più di 2/3 anni di contributi figurativi mentre opzione 
GRQQD��SUHFRFL�H�$3(�VRFLDO�SHU�LO������H�VXFFHVVLYDPHQWH�O¶LQWURGXzione progressiva delle sole 
TXRWH�������������H�O¶LQWHUYHQWR�GHL�³IRQGL�GL�VROLGDULHWj´�FKH�VRVWLWXLUHEEHUR�OD�TXRWD�����H�
APE Social. In questo caso le stime indicano per il 2019 (con il valore della pensione media 
pari a 25.000 euro annui) circa 225.000 nuovi pensionati (che si aggiungono al normale flusso 
DQQXR��FKH�SHUz�YHUUDQQR�ULDVVRUELWL�QHOO¶DUFR�GHL�VXFFHVVLYL���DQQL�� LO�FRVWR��FRQVLGHUDQGR�OH�
finestre di uscita che nei fatti dovrebbero ridurre il costo medio a 6 mesi, si dovrebbe attestare 
intorno ai circa 2,3 miliardi cui si deve sommare 1 miliardo per APE Social e 1,5 miliardi per 
le altre opzioni; nel 2020 altri 50.000 nuovi pensionati e quindi lo stock, al netto di quelli che 
DYHYDQR� O¶DQQR� SUHFHGHQWH� ��� DQQL� GL� HWj� DQDJUDILFD� H� FKH� TXLQGL� ULHntrano nei normali 
pensionati in termini di numero e di costi e al netto del flusso che si doveva pensionare nel 2020 
ma che è già andato in pensione nel 2019, si attesterebbe a 225 mila per un costo di circa 6 

miliardi. Per gli anni 2021/22/23 nuovi flussi di circa 25.000 pensionati per anno (al netto di 
quelli che maturano i requisiti di legge e dei nuovi flussi di coloro che si dovevano pensionare 
in questi anni ma lo hanno già fatto) e considerando che la gran parte dei potenziali optanti avrà 
la pensione calcolata per oltre il 60% a contributivo, per un costo aggiuntivo di circa 0,6 

miliardi O¶DQQR��4XLQGL� O¶LPSDWWR� ILQDQ]LDULR� SRWUHEEH� HVVHUH� SDUL� D� ����PLOLDUGL� SHU� LO�
2019, 6 miliardi per il 2020, 6,6 nel 2021, 7,2 nel 2022, 7,8 nel 2023, 6,3 nel 2024, 4,8 nel 

2025, 3,5 nel 2026, 2 nel 2027 e 1,2 nel 2028.  
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Come si vede, dal 2024, inizia il riassorbimento progressivo del numero dei nuovi pensionati 
che nel contempo maturano i requisiti di età e di anzianità contributiva e quindi rientrano nei normali 
costi pensionistici (rimarrà una piccola opzione di anticipo). 

2) La seconda, la più sbandierata dai partiti ma la meno probabile a causa dei mercati finanziari, 
della contrarietà della Commissione UE, del parere negativo del FMI e delle Agenzie di Rating 
e soprattutto per via del rallentamento economico con un tasso di crescita del PIL non oltre 
O¶�����FKH�SRUWHUHEEH�L�GHILFLW�3,/�D�VXSHUDUH�LO�����FKH�SUHYHGD�OD�ULIRUPD�FRPH�³VWUXWWXUDOH´��
presenta un costo indicato nelle Figure 9.2 e 9.3. In questo caso, applicando 4 finestre di uscita 
annuali, O¶LPSDWWR�ILQDQ]LDULR�SRWUHEEH�HVVHUH�SDUL�D���PLOLDUGL�SHU�LO�����������PLOLDUGL�SHU�
il 2020, 10,8 nel 2021, 12,2 nel 2022, 13,8 nel 2023, 12,3 nel 2024, 10,8 nel 2025, 9,5 nel 

2026, 9 nel 2027 e 8 nel 2028. 

Il grosso degli optanti tra il 2019 e il 2021 sarà costituito dai retributivi (quelli che avevano più 
di 18 anni al 31/12/95) e che non sono soggetti a riduzioni dovute al calcolo contributivo mentre dal 
2022 il grosso delle uscite per pensioni anticipate (oltre il 70%) sarà costituito da soggetti che hanno 
una quota di pensione calcolata per almeno il 60% con il metodo contributivo, il che significa 
O¶DSSOLFD]LRQH�GHL�FRHIILFLHQWL�GL�WUDVIRUPD]LRQH�H�TXLQGL�XQD�ULGX]LRQH�GHOOD�SUHVWD]LRQH�FKH�SHU�JOL�
optaQWL�FRQ����DQQL�GL�HWj�VDUj�GL�ROWUH�LO�����VHQ]D�FRQVLGHUDUH�O¶LQFUHPHQWR�GHOOD�SHQVLRQH�UHODWLYR�
ai contributi che sarebbero stati versati nei successivi 5 anni (Figura 9.1). 

 

 

Figura 9.1 - Periodi di pensionamento dei tre gruppi e percentuale di trattamento contributivo 

 

 

 

 

SEMI-RETRIBUTIVI
Anzianità contributiva >18 anni al 31/12/95;
da 1/1/2012 contributivo pro-rata.
Nel 2020 si esauriscono le ultime uscite.
Quota contributiva da 0% a circa il 20%
per le ultime coorti che usciranno.

MISTI
Anzianità contributiva <18 anni al 31/12/95.
Nel 2036-37 si esauriranno le ultime uscite.
Quota contributiva da poco meno del
60% fino a punte del 99% per le ultime
coorti che usciranno.

CONTRIBUTIVI
Inizio attività dopo 1/1/96.
Matureranno i requisiti per
il pensionamento dal 2036.
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Figura 9.2 - Spesa pensionistica al lordo GIAS in % del PIL tendenziale 

 

 

 

Figura 9.3 - Spesa pensionistica al netto GIAS in % del PIL tendenziale 
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9.6 /¶DQGDPHQWR�GL�PHGLR�SHULRGR�GHOOD�VSHVD�SUHYLGHQ]LDOH 

La Figura 9.4 evidenzia le proiezioni della RGS sulla base del NADEF 2018 e quelle del WGA 
(Working Group on Ageing Populations and Sustainability) che, come si vede, presentano divergenze 
assai importanti75. 

Figura 9.4 - Spesa pensionistica al lordo GIAS in % del PIL (proiezioni RGS e WGA UE) 

 

1HOO¶XOWLPR� DJJLRUQDPHQWR� GHOOD� 5*6, che ovviamente non tiene conto delle ipotetiche 
modifiche alla Legge Fornero di cui ci siamo occupati nel paragrafo precedente, si legge che ³sulla 
base della proiezione ottenuta con il modello MEF-RGS («), a partire dal 2014 il rapporto fra spesa 
pensionistica e PIL inizia una fase di decrescita e successiva stabilizzazione che si protrae per circa 
un quindicennio. Tale andamento è per lo più imputabile alla prosecuzione graduale del processo di 
innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento e alla contestuale applicazione, pro-
rata, del sistema di calcolo contributivo (...). Nei quindici anni successivi (2030-2044), il rapporto fra 
VSHVD�SHQVLRQLVWLFD�H�3,/�ULSUHQGH�D�FUHVFHUH�LQ�FRQVHJXHQ]D�GHOO¶DXPHQWR�GHO�QXPHUR�GL�SHQVLRQL��
Tale aumento dipende sia dalle generazioni del baby boom che transitano dalla fase attiva a quella di 
quiescenza, sia dal progressivo innalzamento della spHUDQ]D� GL� YLWD�� 4XHVW¶XOWLPR� HIIHWWR� ULVXOWD�
FRQWUDVWDWR�GDL�SL��HOHYDWL�UHTXLVLWL�PLQLPL�GL�DFFHVVR�DO�SHQVLRQDPHQWR�FRUUHODWL�DOO¶HYROX]LRQH�GHOOD�
VRSUDYYLYHQ]D��FKH�VL�DSSOLFDQR�VLD�DO�UHJLPH�PLVWR�FKH�D�TXHOOR�FRQWULEXWLYR´�76  

Quanto alle previsioni della RGS, vanno fatte le seguenti osservazioni: 1) la percentuale di 
spesa sul PIL è riferita alla spesa totale compresa la GIAS (e quindi tutti gli interventi assistenziali 
che peraltro non comprendono le interazioni al minimo e la GIAS dei pubblici dipendenti che assieme 
valgono circa un punto di PIL); al netto GIAS, tale spesa si attesta al di sotto di 2 punti di PIL che 
diventano 3 con le integrazioni al minimo e la GIAS PA. Non è solo una disquisizione contabile 
perché le spese per interventi assistenziali non hanno mai avuto una riforma ma si sono sempre 
gonfiate per sopperire alle riduzioni nella spesa pensionistica pura prodotte dalle riforme. 2) Se 

                                                             
75 Per gli andamenti della spesa pensionistica nel medio e lungo termine, si rinvia alle conclusioni inserite nel capitolo 
9 del Rapporto n. 5 SHU�O¶DQQR�������SUHVHQWDWR�QHO�IHEEUDLR�GHO������ 
76 Cfr. MEF ± RGS, Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario. Previsioni elaborate 
con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2018, Roma, luglio 2018, pp. 55-56. 
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consideriamo i flussi di pensionamento di questi ultimi 10 anni, è più che probabile che tutti i 
cosiddHWWL�³EDE\�ERRPHUV´��L�QDWL�WUD�LO������H�LO�������DOOD�GDWD�GHO������VLDQR�RUPDL�DQGDWL�SHU�OD�
maggior parte in pensione, SHU�FXL�OD�³JREED´�HYLGHQ]LDWD�WUD�LO������H�LO������QRQ�q�SUREDELOH�H�OD�
VSHVD�VL�GRYUHEEH�PDQWHQHUH��DO�ORUGR�GHOO¶DVVLVWHQ]D��DWWRrno al 15,5% del PIL.  

La Figura 9.4 indica, nel tracciato rosso WUDWWHJJLDWR��OH�SURLH]LRQL�GHOO¶$JHLQJ�:RUNLQJ Group 
(WGA), ossia il gruppo ad hoc che lavora sulle previsioni e i confronti tra paesi e che è emanazione 
GHOO¶(FRQRPLF� 3ROLF\� &RPPLWWHH� GHOOD� &RPPLVVLRQH� (XURSHD�� DGRWWDQGR� DOFXQH� PRGLILFKH�
ULJXDUGDQWL� JOL� DQGDPHQWL� GHPRJUDILFL�� OD� SURGXWWLYLWj� H� O¶RFFXpazione, ottiene un profilo con 
XQ¶LQFLGHQ]D� GHOOD� VSHVD� SHU� SHQVLRQL� VXO� 3,/� PROWR� SL�� DFFHQWXDWD77. Rispetto alla previsione 
(EUROPOP 2013), EUROSTAT, in linea con ISTAT base 2016, ha ipotizzato una forte contrazione 
del flusso netto di immigrati. Per i primi 25 anni del periodo di previsione si passa da un livello medio 
annuo di 360 mila unità ad un livello medio annuo inferiore a 190 mila unità, con una contrazione 
superiore al 47%. Anche per effetto della riduzione del tasso di fecondità, la popolazione al 2060 
�DQQR�ILQDOH�GHOOD�SUHFHGHQWH�SURLH]LRQH��VL�ULGXFH�GL�ROWUH���PLOLRQL�H� O¶LQGLFH�GL�GLSHQGHQ]D�GHJOL�
anziani aumenta di oltre 8 punti percentuali. 

La revisione delle ipotesi di scenario, rilevante soprattutto per ciò che riguarda la produttività 
ma significativa anche sul versante dei flussi migratori e dei tassi di occupazione, comporta per il 
nostro Paese un sostanziale ridimensionamento delle prospettive di crescita. Con le ipotesi del 
modello RGS, il tasso medio annuo di variazione del PIL nelO¶LQWHUR�DUFR�GL�WHPSR�GHOOH�SURLH]LRQL�
passa da un livello intorno DOO¶���� del precedente round 2015, cioè da un valore prossimo alla media 
UE, a un livello di poco superiore DOO¶����� 

Nel modello EPC-WGA, il tasso di variazione medio annuo scende addirittura allo 0,9%, cioè 
a circa la metà della crescita prevista per la media dei paesi UE negli scenari aggiornati per il prossimo 
round di confronto sulla spesa age-related.  È da notare che il netto divario dei tassi medi di crescita 
del PIL nelle due proiezioni trova origine soprattutto nel periodo 2020-2040, nel quale i tassi di 
variazione previsti dal WGA ammontano a circa un terzo rispetto a quelli calcolati nel modello RGS, 
mentre dopo il 2040 e fino alla fine della proiezione la crescita prevista nei due modelli torna a 
riallinearsi, con addirittura una lieve preminenza nel modello EPC-WGA. Questa particolare cadenza 
negli aumenti di produttività, 0,6% in media annua fino al 2040 e 1,6%, sempre in media annua, dal 
2040 al 2070, unitamente alla dinamica dei tassi di occupazione di cui si è detto in precedenza, si 
riflette sui profili temporali del PIL reale. Mentre per il modello RGS, dopo la svolta successiva agli 
anni GHOOD�FULVL��O¶LPPDJLQH�GHOLQHD�XQD�SURJUHVVLRQH�UHODWLYDPHQWH�FRVWDQWH��QHOOD�SURLH]LRQH�(3&-
WGA la crescita del PIL rimane abbastanza piatta fino al 2040, per poi accelerare in parallelo con il 
tracciato definito da RGS, ovvero con tassi di variazione non dissimili, mantenendo tuttavia costante 
QHO�WHPSR�LO�JDS�FUHDWRVL�QHL�SULPL�YHQW¶DQQL�GHOOD�SURLH]LRQH��Ê�RYYLR�FKH�TXHVWH�LSRWHVL�SHU�LO�QRVWUR�
3DHVH�VRQR�LQDFFHWWDELOL�SRLFKp�FL�SUHQGHUHPPR�WXWWR�LO�SHJJLR�GHOO¶LQYHFFKLDPHQWR�GHOOD�SRSROD]LRQH�
senza alcun vantaggio in termini di consumi (silver economy), occupazione e drastica riduzione della 

                                                             
77 Le variabili del quadro macroeconomico sono state elaborate dalla Commissione sulla base di scelte e indicazioni 
GHOLEHUDWH�LQ�(3&�FKH��IUD�O¶DOWUR��KDQQR SUHYLVWR�O¶XWLOL]]R�GHOOD�PHWRGRORJLD�GHILQLWD�QHOO¶2*:*��2XWSXW�*DS�:RUNLQJ�
*URXS���SHU�OH�VWLPH�GHOOD�SURGXWWLYLWj�H�GHO�WDVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH��H�O¶XWLOL]]R�GHO�PRGHOOR�GL�VLPXOD]LRQH�SHU�FRRUWL�
elaborato da WGA, per la proiezione dei tassi di attività. 
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disoccupazione. Infine, la Figura 9.4 LQGLFD� O¶LQFUHPHQWR�GL� VSHVD�SHU� O¶LSRWHWLFD�TXRWD������QHOOD�
nostra stima numero 2, nel periodo 2019 ± 2029.  

Tutte le novità normative aggiornate alla fine del 2018 sono riportate in Appendice 1, con 

commenti e approfondimenti 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Lavoratori dipendenti privati -3,78 -3,00 -4,78 -3,06 -4,22 -2,47 0,07 4,05 0,67 -0,15 0,28 -0,62 -2,38 -3,02 -1,58 1,87 3,05

2. Lavoratori dipendenti pubblici -19,02 -20,71 -21,75 -19,33 -21,97 -17,33 -23,75 -21,41 -25,75 -28,90 -32,75 -37,71 -40,52 -41,32 -43,34 -43,39 -44,27

3.1. Artigiani e commercianti 3,28 -1,88 -6,25 -8,04 -11,15 -12,85 -4,04 -6,11 -10,60 -17,61 -16,17 -13,78 -15,25 -14,14 -14,13 -10,55 -9,33

3.2. Coltiv.diretti, coloni e mezzadri -57,65 -61,24 -59,67 -63,74 -63,77 -69,68 -71,34 -70,86 -68,93 -72,51 -73,09 -75,08 -72,84 -72,18 -71,93 -69,26 -67,95

4. Liberi professionisti 60,44 69,68 68,35 75,82 77,17 83,38 85,06 85,63 86,42 88,54 94,36 90,52 90,65 84,72 83,38 85,88 84,02

5. Fondo clero -64,17 -65,57 -63,80 -64,55 -66,96 -66,56 -66,73 -67,73 -67,98 -67,14 -68,31 -67,32 -67,86 -67,82 -69,26 -69,09 -68,25

6. Lavoratori Parasubordinati 46.902,20 17.559,17 14.117,84 8.877,43 5.726,29 3.815,43 3.472,11 2.686,00 2.078,45 2.009,08 1.415,51 1.516,77 1.222,85 1.110,96 1.011,97 823,78 784,09

7. Totale Integrativi -25,08 -28,69 -30,11 -22,55 -18,85 -15,48 -15,26 -14,26 -18,38 -13,19 -17,77 -15,16 -10,11 -8,24 -7,33 -4,06 -3,49

  TOTALE -6,06 -6,27 -7,78 -5,72 -7,30 -5,17 -3,95 -1,09 -4,83 -6,50 -8,01 -9,81 -11,77 -12,27 -12,19 -10,06 -9,51

Tab. 2.a - Incidenza percentuale dei saldi tra entrate e uscite sulla spesa per pensioni (1)

(1)  Vedasi note in tab.1.a

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Lavoratori dipendenti privati 96,22 97,00 95,22 96,94 95,78 97,53 100,07 104,05 100,67 99,85 100,28 99,38 97,62 96,98 98,42 101,87 103,05

2. Lavoratori dipendenti pubblici 80,98 79,29 78,25 80,67 78,03 82,67 76,25 78,59 74,25 71,10 67,25 62,29 59,48 58,68 56,66 56,61 55,73

3.1. Artigiani e commercianti 103,28 98,12 93,75 91,96 88,85 87,15 95,96 93,89 89,40 82,39 83,83 86,22 84,75 85,86 85,87 89,45 90,67

3.2. Coltiv.diretti, coloni e mezzadri 42,35 38,76 40,33 36,26 36,23 30,32 28,66 29,14 31,07 27,49 26,91 24,92 27,16 27,82 28,07 30,74 32,05

4. Liberi professionisti 160,44 169,68 168,35 175,82 177,17 183,38 185,06 185,63 186,42 188,54 194,36 190,52 190,65 184,72 183,38 185,88 184,02

5. Fondo clero 35,83 34,43 36,20 35,45 33,04 33,44 33,27 32,27 32,02 32,86 31,69 32,68 32,14 32,18 30,74 30,91 31,75

6. Lavoratori Parasubordinati 47.002,20 17.659,17 14.217,84 8.977,43 5.826,29 3.915,43 3.572,11 2.786,00 2.178,45 2.109,08 1.515,51 1.616,77 1.322,85 1.210,96 1.111,97 923,78 884,09

7. Totale Integrativi 74,92 71,31 69,89 77,45 81,15 84,52 84,74 85,74 81,62 86,81 82,23 84,84 89,89 91,76 92,67 95,94 96,51

  TOTALE GESTIONI PENSIONISTICHE 93,94 93,73 92,22 94,28 92,70 94,83 96,05 98,91 95,17 93,50 91,99 90,19 88,23 87,73 87,81 89,94 90,49

(1)  Vedasi note in tab.1.a

Tab. 3.a - Rapporti tra entrate contributive e spesa per pensioni (valori percentuali) (1)

Tabella 7.a: Ex Fondi Speciali - uscite ed entrate previdenziali (valori assoluti e percentuali)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trasporti

Uscite Previdenziali (mln) 1.902         1.926         2.010         2.037         2.084         2.136         2.194         2.233         2.275         2.275         2.281         2.287         2.272         2.258         2.220         2.202         2.174         

    % di variazione 3,2% 1,3% 4,3% 1,4% 2,3% 2,5% 2,7% 1,8% 1,8% 0,0% 0,2% 0,3% -0,6% -0,6% -1,7% -0,8% -1,3%

Entrate Previdenziali (mln) 1.049         984            1.059         1.137         1.113         1.145         1.183         1.208         1.217         1.276         1.247         1.266         1.077         1.225         1.193         1.215         1.203         

    % di variazione 3,6% -6,2% 7,7% 7,3% -2,1% 2,9% 3,3% 2,1% 0,8% 4,8% -2,3% 1,5% -15,0% 13,8% -2,6% 1,8% -0,9%

Elettrici

Uscite Previdenziali (mln) 1.863         1.961         2.095         2.148         2.206         2.249         2.298         2.335         2.380         2.394         2.434         2.481         2.488         2.489         2.471         2.502         2.535         

    % di variazione 6,3% 5,3% 6,8% 2,5% 2,7% 1,9% 2,2% 1,6% 1,9% 0,6% 1,7% 1,9% 0,3% 0,0% -0,7% 1,2% 1,3%

Entrate Previdenziali (mln) 1.502         1.463         746            616            688            636            588            715            612            609            650            573            566            550            508            614            474            

    % di variazione -0,2% -2,6% -49,0% -17,4% 11,8% -7,7% -7,5% 21,5% -14,4% -0,5% 6,7% -11,8% -1,2% -2,9% -7,6% 20,9% -22,8%

Telefonici

Uscite Previdenziali (mln) 1.109         1.168         1.244         1.349         1.435         1.512         1.595         1.674         1.741         1.775         1.805         1.828         1.855         1.896         1.911         1.907         1.894         

    % di variazione 8,0% 5,3% 6,4% 8,5% 6,4% 5,4% 5,5% 4,9% 4,0% 1,9% 1,7% 1,3% 1,4% 2,2% 0,8% -0,2% -0,7%

Entrate Previdenziali (mln) 852            848            773            787            785            802            791            746            739            736            688            684            567            606            590            593            565            

    % di variazione -5,5% -0,5% -8,8% 1,7% -0,2% 2,2% -1,4% -5,6% -0,9% -0,4% -6,5% -0,5% -17,2% 7,0% -2,7% 0,5% -4,7%

Inpdai

Uscite Previdenziali (mln) 3.449         3.729         3.908         4.356         4.444         4.648         4.863         5.076         5.306         5.453         5.565         5.679         5.608         5.603         5.561         5.571         5.566         

    % di variazione 6,6% 8,1% 4,8% 11,5% 2,0% 4,6% 4,6% 4,4% 4,5% 2,8% 2,1% 2,1% -1,3% -0,1% -0,8% 0,2% -0,1%

Entrate Previdenziali (mln) 2.823         3.269         3.419         2.924         2.578         2.363         2.265         2.343         2.197         2.069         2.001         1.965         1.798         1.867         1.668         1.581         1.538         

    % di variazione -2,0% 15,8% 4,6% -14,5% -11,8% -8,4% -4,2% 3,4% -6,2% -5,8% -3,3% -1,8% -8,5% 3,8% -10,7% -5,2% -2,7%

Tranne il fondo Trasporti per tutti gli altri fondi speciali le contribuzioni dei nuovi assunti a decorrere dall'anno di incorporazione nel FPLD (Inpdai 2003, Elettrici 2002, Telefonici 2000) vengono contabilizzate nel FPLD mentre i pensionati restano sempre a carico della 
gestione; ciò implica una amplificazione del disavanzo di cui questi fondi comunque soffrono.
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uscite entrate

Anno

2016

mgl PJO�¼ POQ�¼ mgl PJO�¼ POQ�¼ POQ�¼

Dipendenti Privati 9.226,71     14,46          118.973,93     13.798,59     7,76            84,23          121.193,01     

Dipendenti privati INPS 9.014,36    14,36         115.799,48     13.492,72    7,72           0,66           118.246,00     

Fondo Pensioni Lavoratori Dip. 8.377,87     13,09          98.394,07       13.228,50     7,53            0,66            113.508,78     

Fondo Trasporti 103,40        21,54          2.202,30         103,10          10,60          -                  1.214,61         

Fondo Telefonici 74,84          26,36          1.906,97         45,54            12,99          -                  593,01            

Fondo Elettrici 98,07          26,30          2.501,50         29,50            20,39          -                  614,46            

Fondo Volo 7,03            45,54          300,15            11,08            7,49            -                  124,10            

Fondo Imposte di consumo 7,72            18,09          137,93            0,00              31,07          -                  0,09                

Fondo Enti Pubblici Creditizi (4) -                  -                  -                      -                    -                  -                  -                      

Dipendenti delle FFSS 217,54        22,17          4.785,97         45,18            13,51          -                  610,24            

Istituto Dirigenti di Azienda 127,88        50,77          5.570,58         29,81            52,70          0,00            1.580,71         

Altri Fondi Dip. Privati 67,23         21,19         1.363,95         162,82         9,34           83,43         1.545,34         

Istituto Giornalisti 9,22            52,68          488,68            15,52            24,15          73,92          374,80            

Ente Lavoratori Spettacolo 58,00          16,19          875,27            147,30          7,78            9,52            1.170,93         

Fondi ex Aziende Autonome 145,13       18,06         1.810,49         143,05         9,77           0,14           1.401,67         

Dipendenti delle Poste e Tel. 145,13        18,06          1.810,49         143,05          9,77            0,14            1.401,67         

2.890,91     23,55          67.620,79       3.305,00       11,58          5,29            38.277,24       

Cassa Dipendenti Enti Locali 1.088,07     19,51          20.972,50       1.200,00       10,23          0,00            12.275,52       

Cassa Insegnanti di Asilo 15,77          17,91          278,71            26,00            7,67            0,00            199,30            

Cassa Sanitari 73,99          55,45          4.007,07         115,00          28,13          5,29            3.235,38         

Cassa Ufficiali Giudiziari 3,00            19,48          57,82              4,00              12,06          -                  48,24              

Dipendenti dello Stato 1.710,08     24,80          42.304,69       1.960,00       11,49          0,01            22.518,80       

Autonomi e Professionisti 5.008,04     10,57          29.792,06       5.555,47       5,04            1.391,21     28.414,07       

Autonomi INPS 4.641,68    10,49         25.490,24       4.259,75      4,71           0,79           20.417,91       

Fondo Artigiani 1.666,20     11,61          11.732,57       1.661,63       5,00            0,12            8.442,50         

Fondo Commercianti 1.389,79     10,73          9.696,71         2.151,22       4,93            0,61            10.726,89       

Fondo CDCM (3) 1.487,74     7,94            4.060,95         446,91          2,64            0,06            1.248,53         

Liberi Professionisti 366,36       11,58         4.301,83         1.295,71      6,10           1.390,42    7.996,15         

Casse priv. 509 (escluso ENPAM) 153,20        18,28          2.832,50         744,68          6,64            711,10        5.030,60         

ENPAM 198,38        7,14            1.429,06         362,39          6,95            546,36        2.518,96         

Casse priv. 103 14,78          2,72            40,27              188,64          2,37            132,96        446,60            

Fondo Clero 13,15          8,12            99,75              17,90            1,72            -                  30,83              

Gestione Parasubordinati 386,55        2,26            805,97            1.249,00       5,91            213,41        7.445,37         

Totale Integrativi 162,00        7,30            1.211,07         322,94          3,56            128,72        1.161,89         

S istema Pens. Obblig. di Base 17.687,36   14,60          218.503,58     24.248,90     7,50            1.822,87     196.522,41     

(3) nel numero delle pensioni, 1.487.737 , sono comprese 303.918  pensioni ante 1/1/1989 in carico alla GIAS, mentre nell'importo di 4.060,95  milioni 
non sono compresi 1.690 milioni contabilizzati nella GIAS.
(4) il Fondo è confluito in FPLD nel 2013.

Dipendenti Pubblici

(1) a carico dello Stato o altre gestioni (prevalentemente Gias pari a 25.986,74 milioni per FPLD; 46,66 milioni per il Fondo Trasporti; 70,09 milioni per 
il Fondo Telefonici; 70,95 milioni per il Fondo Elettrici; 19,86 per il Fondo Volo; 4,73 per il Fondo Imposte di Consumo; 78,90 per il Fondo Dipendenti 
GHOOH�))66���������SHU�O¶,VWLWXWR�'LULJHQWL�GL�$]LHQGD��������SHU�(13$/6����������SHU�LO�)RQGR�,3267�����������SHU�LO�)RQGR�$UWLJLDQL����������SHU�LO�
Fondo Commercianti; 4.196,55 per il fondo CDCM; 8,89 per il Fondo Clero; 82,18 per la Gestione Parasubordinati; 12,05 per i Fondi Integrativi INPS). 
Per i soli Dipendenti Pubblici la spesa di 67.621 milioni è comprensiva della quota dei trasferimenti a carico GIAS- vedasi nota (3) in Tab. 1A.

(2) a carico dello Stato o altre gestioni (sottocontribuzioni, fiscalizzazione oneri sociali ecc.). Per Ex INPDAP a partire dal 2011 non sono conteggiati, nel 
totale della contribuzione, i trasferimenti a carico dello stato che ammontano rispettivamente a 60 milioni per il 2011, 67 per il 2012, 89 per il 2013, 61 
per il 2014, 33 per il 2015 e 25 per il 2016.
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Anno

2016

Dipendenti Privati 136,56        98,17          36,44            66,87            146,81       54,50            0,07               

Dipendenti privati INPS 136,46        97,93          36,40            66,81            146,58       54,48            0,00               

Fondo Pensioni Lavoratori Dip. 124,81        86,68          32,30            63,33            136,87       51,00            0,00               

Fondo Trasporti 205,76        181,32        65,06            100,29          180,79       64,87            -                

Fondo Telefonici 334,31        321,58        110,10          164,34          195,67       67,00            -                

Fondo Elettrici 427,74        407,10        162,54          332,45          122,46       48,89            -                

Fondo Volo 385,67        241,87        148,98          63,42            381,35       234,90          -                

Fondo Imposte di consumo 153.058,38 147.988,71 56.297,81     257.266,67   57,52         21,88            -                

Fondo Enti Pubblici Creditizi (4) -              -              -                -                -             - -

Dipendenti delle FFSS 797,21        784,28        248,36          481,44          162,90       51,59            -                

Istituto Dirigenti di Azienda 362,35        352,41        118,67          429,00          82,15         27,66            0,00               

Altri Fondi Dip. Privati 95,26          88,26          30,73            41,29            213,77       74,43            5,40               

Istituto Giornalisti 130,38        130,38        47,52            59,42            219,44       79,98            19,72             

Ente Lavoratori Spettacolo 83,74          74,75          25,67            39,38            189,83       65,19            0,81               

Fondi ex Aziende Autonome 188,40        129,17        46,56            101,45          127,32       45,89            0,01               

Dipendenti delle Poste e Tel. 188,40        129,17        46,56            101,45          127,32       45,89            0,01               

176,66        176,55        60,65            87,47            201,83       69,33            0,01               

Cassa Dipendenti Enti Locali 170,85        170,66        56,91            90,67            188,22       62,77            0,00               

Cassa Insegnanti di Asilo 139,84        139,69        44,82            60,65            230,34       73,91            0,00               

Cassa Sanitari 123,85        123,47        43,01            64,34            191,89       66,84            0,16               

Cassa Ufficiali Giudiziari 119,86        119,86        52,67            75,05            159,71       70,18            -                

Dipendenti dello Stato 187,86        187,85        65,49            87,25            215,31       75,06            0,00               

Autonomi e Professionisti 134,36        104,85        23,12            82,91            126,46       27,89            4,90               

Autonomi INPS 165,83        124,84        29,56            99,53            125,43       29,70            0,00               

Fondo Artigiani 168,93        138,97        33,17            100,28          138,59       33,08            0,00               

Fondo Commercianti 103,96        90,40          21,17            64,60            139,92       32,77            0,01               

Fondo CDCM 700,68        325,26        80,34            332,90          97,71         24,13            0,01               

Liberi Professionisti 54,41          53,80          10,09            28,28            190,27       35,69            17,39             

Casse priv. 509 (escluso ENPAM) 57,33          56,31          10,61            20,57            273,70       51,58            14,14             

ENPAM 56,73          56,73          10,90            54,74            103,63       19,92            21,69             

Casse priv. 103 9,02            9,02            1,42              7,84              115,08       18,18            29,77             

Fondo Clero 352,39        323,54        -                73,47            440,34       - 0,14               

Gestione Parasubordinati 12,04          10,83          3,05              30,95            -             9,86              2,87               

Totale Integrativi 106,34        104,23        13,58            50,16            207,79       27,08            11,08             

S istema Pens. Obblig. di Base 139,45        111,17        36,29            71,28            155,96       50,91            0,93               

(3) Sono ex Fondi Speciali e autonomi (nel caso INPDAI) confluiti in FPLD con contabilità separate. Tuttavia dalla data di confluenza nel FPLD i nuovi 
iscritti e i relativi contributi sono contabilizzati nel FPLD e non nelle contabilità separate.

Dipendenti Pubblici

(1) ad eccezione dei Dipendenti Pubblici, il rapporto è stato calcolato tenendo conto degli importi di pensione media al netto dell'intervento GIAS. Per 
una valutazione complessiva degli interventi a carico GIAS confrontare la nota 1 della Tab. B28a. 

(2) a carico dello Stato o altre gestioni (sottocontribuzioni, fiscalizzazione oneri sociali ecc.).

Tabella B.28.b - Prestazioni e contributi del sistema pensionistico obbligatorio

(valori in %)
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uscite entrate

Anno

2017

mgl PJO�¼ POQ�¼ mgl PJO�¼ POQ�¼ POQ�¼

Dipendenti Privati 9.093,95     14,74          120.123,89     14.260,88     7,73            25,77          123.792,00     

Dipendenti privati INPS 8.879,28    14,63         116.894,30     13.951,73    7,68           0,53           120.759,02     

Fondo Pensioni Lavoratori Dip. 8.243,93     13,35          99.535,71       13.694,00     7,51            0,53            116.218,30     

Fondo Trasporti 102,25        21,60          2.174,48         101,90          10,65          -                  1.203,22         

Fondo Telefonici 74,70          26,36          1.894,25         45,10            12,49          -                  565,13            

Fondo Elettrici 98,09          26,59          2.534,65         27,67            16,90          -                  474,18            

Fondo Volo 7,21            45,24          306,59            11,58            8,81            -                  144,59            

Fondo Imposte di consumo 7,47            18,04          132,30            -                    - -                  0,02                

Fondo Enti Pubblici Creditizi (4) -                  13,50          -                      -                    -                  -                  -                      

Dipendenti delle FFSS 215,52        22,40          4.750,23         43,29            14,23          -                  615,74            

Istituto Dirigenti di Azienda 129,13        50,83          5.566,09         28,20            54,31          0,00            1.537,83         

Altri Fondi Dip. Privati 67,71         21,28         1.395,18         167,98         9,37           25,24         1.595,55         

Istituto Giornalisti 9,40            51,69          513,44            15,01            24,04          19,35          360,88            

Ente Lavoratori Spettacolo 58,32          16,38          881,74            152,97          7,93            5,89            1.234,61         

Fondi ex Aziende Autonome 146,96       18,20         1.834,41         141,17         10,16         -                 1.437,43         

Dipendenti delle Poste e Tel. 146,96        18,20          1.834,41         141,17          10,16          -                  1.437,43         

2.875,42     24,17          68.700,35       3.272,20       11,70          3,37            38.283,36       

Cassa Dipendenti Enti Locali 1.085,18     19,92          21.367,51       1.197,00       10,09          0,00            12.075,55       

Cassa Insegnanti di Asilo 15,77          18,17          282,42            25,20            7,78            -                  196,15            

Cassa Sanitari 75,10          58,23          4.211,89         117,00          27,42          3,37            3.208,44         

Cassa Ufficiali Giudiziari 3,01            19,90          58,62              4,00              11,86          -                  47,45              

Dipendenti dello Stato 1.696,37     25,44          42.779,91       1.929,00       11,80          0,00            22.755,77       

Autonomi e Professionisti 4.950,68     10,73          29.841,77       5.512,94       5,18            1.349,86     28.909,25       

Autonomi INPS 4.569,21    10,66         25.366,06       4.209,09      4,84           0,28           20.673,15       

Fondo Artigiani 1.686,50     11,82          11.708,26       1.631,89       5,14            0,02            8.495,14         

Fondo Commercianti 1.400,89     10,94          9.688,63         2.131,90       5,06            0,23            10.905,86       

Fondo CDCM (3) 1.441,35     8,04            3.969,17         445,30          2,73            0,03            1.272,16         

Liberi Professionisti 381,47       11,52         4.475,71         1.303,85      6,25           1.349,57    8.236,10         

Casse priv. 509 (escluso ENPAM) 156,61        18,24          2.911,88         747,26          6,74            902,74        5.126,44         

ENPAM 209,11        7,21            1.520,81         363,67          7,28            330,44        2.648,44         

Casse priv. 103 15,91          2,70            43,02              192,92          2,39            116,39        461,22            

Fondo Clero 12,93          8,14            96,50              17,85            1,72            -                  30,64              

Gestione Parasubordinati 419,43        2,40            865,78            1.247,00       6,03            115,62        7.654,23         

Totale Integrativi 159,50        7,40            1.214,54         319,27          3,64            153,65        1.172,19         

S istema Pens. Obblig. di Base 17.511,91   14,86          220.842,83     24.630,15     7,54            1.648,27     199.841,67     

(3) nel numero delle pensioni, 1.441.353 , sono comprese 262.466 pensioni ante 1/1/1989 in carico alla GIAS, mentre nell'importo di 3.969,16  milioni 
non sono compresi 1.466 milioni contabilizzati nella GIAS.
(4) il Fondo è confluito in FPLD nel 2013.

Dipendenti Pubblici

(1) a carico dello Stato o altre gestioni (prevalentemente Gias pari a 25.939,16 milioni per FPLD; 47,89 milioni per il Fondo Trasporti; 89,08 milioni per 
il Fondo Telefonici; 65,95 milioni per il Fondo Elettrici; 21,49 per il Fondo Volo; 4,70 per il Fondo Imposte di Consumo; 73,67 per il Fondo Dipendenti 
GHOOH�))66���������SHU�O¶,VWLWXWR�'LULJHQWL�GL�$]LHQGD��������SHU�(13$/6����������SHU�LO�)RQGR�,3267�����������SHU�LO�)RQGR�$UWLJLDQL�����������SHU�LO�
Fondo Commercianti; 4.100,68 per il fondo CDCM; 10,05 per il Fondo Clero; 126,98 per la Gestione Parasubordinati; 11,87 per i Fondi Integrativi 
INPS). Per i soli Dipendenti Pubblici la spesa di 68.700 milioni è comprensiva della quota dei trasferimenti a carico GIAS- vedasi nota (3) in Tab. 1A.
(2) a carico dello Stato o altre gestioni (sottocontribuzioni, fiscalizzazione oneri sociali ecc.). Per Ex Inpdap a partire dal 2011 non sono conteggiati, nel 
totale della contribuzione, i trasferimenti a carico dello stato che ammontano rispettivamente a 60 milioni per il 2011, 67 per il 2012, 89 per il 2013, 61 
per il 2014, 33 per il 2015, 25 per il 2016 e 34 per il 2017.
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Tabella B.29.a - Prestazioni e contributi del sistema pensionistico obbligatorio
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Anno

2017

Dipendenti Privati 133,81        97,04          34,80            63,77         152,17       54,57            0,02               

Dipendenti privati INPS 133,70        96,80          34,74            63,64         152,10       54,59            0,00               

Fondo Pensioni Lavoratori Dip. 122,06        85,65          30,78            60,20         142,27       51,13            0,00               

Fondo Trasporti 204,83        180,72        65,57            100,34       180,10       65,35            -                

Fondo Telefonici 351,96        335,19        111,29          165,63       202,38       67,19            -                

Fondo Elettrici 556,15        534,53        173,57          354,51       150,78       48,96            -                

Fondo Volo 321,60        212,04        133,64          62,26         340,58       214,65          -                

Fondo Imposte di consumo 818.733,06 790.644,55 - - - - -                

Fondo Enti Pubblici Creditizi (4) -              -              -                -             -             - -

Dipendenti delle FFSS 783,43        771,46        256,07          497,90       154,94       51,43            -                

Istituto Dirigenti di Azienda 372,47        361,94        122,06          457,90       79,04         26,66            0,00               

Altri Fondi Dip. Privati 93,82          87,44          29,81            40,31         216,92       73,95            1,58               

Istituto Giornalisti 142,28        142,28        51,29            62,61         227,25       81,93            5,36               

Ente Lavoratori Spettacolo 79,40          71,42          23,96            38,12         187,34       62,86            0,48               

Fondi ex Aziende Autonome 186,09        127,62        45,55            104,10       122,59       43,75            -                

Dipendenti delle Poste e Tel. 186,09        127,62        45,55            104,10       122,59       43,75            -                

179,45        179,29        59,37            87,87         204,03       67,56            0,01               

Cassa Dipendenti Enti Locali 176,95        176,74        58,20            90,66         194,96       64,20            0,00               

Cassa Insegnanti di Asilo 143,98        143,86        47,21            62,57         229,93       75,46            -                

Cassa Sanitari 131,28        130,84        43,61            64,19         203,83       67,94            0,10               

Cassa Ufficiali Giudiziari 123,53        123,51        40,45            75,18         164,30       53,81            -                

Dipendenti dello Stato 188,00        187,92        62,36            87,94         213,69       70,92            0,00               

Autonomi e Professionisti 133,07        103,23        23,02            84,25         122,52       27,33            4,67               

Autonomi INPS 164,29        122,70        29,63            101,29       121,14       29,25            0,00               

Fondo Artigiani 170,31        137,82        32,96            103,35       133,36       31,89            0,00               

Fondo Commercianti 103,37        88,84          21,29            65,71         135,20       32,40            0,00               

Fondo CDCM 664,43        312,00        86,31            323,68       96,39         26,67            0,00               

Liberi Professionisti 54,94          54,34          10,17            29,26         185,74       34,77            16,39             

Casse priv. 509 (escluso ENPAM) 57,81          56,80          10,76            20,96         271,03       51,35            17,61             

ENPAM 57,42          57,42          10,83            57,50         99,86         18,83            12,48             

Casse priv. 103 9,33            9,33            1,49              8,25           113,13       18,05            25,24             

Fondo Clero 347,74        314,95        -                72,44         434,80       - 0,14               

Gestione Parasubordinati 13,20          11,31          3,26              33,64         -             9,68              1,51               

Totale Integrativi 105,63        103,61        14,83            49,96         207,41       29,69            13,11             

S istema Pens. Obblig. di Base 138,08        110,49        35,32            69,86         158,17       50,56            0,82               

(3) Sono ex Fondi Speciali e autonomi (nel caso INPDAI) confluiti in FPLD con contabilità separate. Tuttavia dalla data di confluenza nel FPLD i 
nuovi iscritti e i relativi contributi sono contabilizzati nel FPLD e non nelle contabilità separate.

Dipendenti Pubblici

(1) ad eccezione dei Dipendenti Pubblici, il rapporto è stato calcolato tenendo conto degli importi di pensione media al netto dell'intervento GIAS. Per 
una valutazione complessiva degli interventi a carico GIAS confrontare la nota 1 della Tab. B28a. 

(2) a carico dello Stato o altre gestioni (sottocontribuzioni, fiscalizzazione oneri sociali ecc.).

Tabella B.29.b - Prestazioni e contributi del sistema pensionistico obbligatorio

(valori in %)
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Appendice 1: Sintesi dei principali interventi di revisione e riforma del sistema 
pensionistico dal 1992 al 2017 e requisiti di accesso al pensionamento a normativa 
vigente 
 
a) Riforma Amato (D.Lgs. 503/1992) ha introdotto: 1) la perequazione automatica delle pensioni 
OHJDWD�HVFOXVLYDPHQWH�DOO¶LQGLFH�,67$7�GHL�SUH]]L�DO�FRQVXPR�GHOOH�IDPLJOLH�GL�RSHUDL�H�LPSLHJDWL�����
O¶HOHYDPHQWR�JUDGXDOH��SHU�LO�VHWWRUH�SULYDWR��GHOO¶HWj�GL�SHQVLRQDPHQWR�GL�YHFFKLDLD�D����DQQL�SHU�JOL�
uomini e a 60 anni per le donne, con innalzamento contestuale da 15 a 20 anni del requisito 
DVVLFXUDWLYR�PLQLPR�SHU�OD�SHQVLRQH�QHO�PHWRGR�UHWULEXWLYR�����O¶LQQDO]DPHQWR�D����DQQL�GHOO¶DQ]LDQLWj�
contributiva per avere titolo alla pensione di anzianità nel settore pubblico; 4) il blocco delle pensioni 
GL�DQ]LDQLWj�����O¶LQWURGX]LRQH�GHL�QXRYL�UHTXLVLWL�UHGGLWXDOL�SHU�O¶LQWHJUD]LRQH�DO�PLQLPR� 

b) D.Lgs. 373/1993 KD� JUDGXDOPHQWH� DPSOLDWR� O¶DUFR� WHPSRUDOH� SHU� OD� GHWHUPLQD]LRQH� GHOOD�
retribuzione pensionabile (dagli ultimi 5 agli ultimi 10 anni). 

c) L. 537/1993 e L. 724/1999 hanno unificato le aliquote di rendimento per anno di contribuzione e 
le basi imponibili nei diversi regimi pensionistici, oltre ad avere realizzato un blocco (temporaneo) 
delle pensioni di anzianità, già anticipato nel 1992. 

d) Riforma Dini (L. 335/1995) KD� LQWURGRWWR�� ��� LO� QXRYR� PHWRGR� GL� FDOFROR� FRQWULEXWLYR´��
prevedendo il pensionamento ad età comprese tra 57 e 65 anni sia per gli uomini che per le donne; 2) 
ha definito le nuove regole per le pensioni di anzianità (40 anni di versamenti a qualsiasi età oppure 
DOPHQR����DQQL�GL�HWj�H����GL�FRQWULEXWL������KD�SUHYLVWR�O¶XOWHULRUH�SRVWLFLSR�GHO�SHQVLRQDPHQWR�GL�
anzianità, rispetto alla maturazione dei requisiti fissati dalla legge, operato tramite il meccanismo 
delle decorrenze (c.d. finestre di uscita) aventi cadenza trimestrale; 4) ha inasprito i requisiti reddituali 
SHU�O¶LQWHJUD]LRQH�DO�WUDWWDPHQWR�PLQLPR� 

e) Riforma Prodi (L. 449/1997) 1) è intervenuta in materia di disparità nelle regole per le pensioni 
di anzianità tra dipendenti pubblici e dipendenti privati e in tema di omogeneizzazione delle 
contribuzioni per le diverse categorie professionali; 2) ha introdotto la sospensione temporanea delle 
indicizzazioni (ai prezzi) per le pensioni al di sopra di tre milioni di lire ed ha previsto un meccanismo 
GL� DOLTXRWH� GHFUHVFHQWL� DOO¶LQGLFL]]D]LRQH� GHOOH� SHQVLRQL��7DOL�PLVXUH� GL� UDIIUHGGDPHQWR� VRQR� VWDWH�
successivamente azzerate con la Legge di Bilancio 2001. 

f) Riforma Berlusconi (L. 243/2004) ha introdotto: a) il meccanismo del ³ERQXV� FRQWULEXWLYR´ 
prevedendo che chi ha maturato i requisiti per la pensione ma volontariamente resta al lavoro potrà 
DYHUH�QHWWL�LQ�EXVWD�SDJD�L�FRQWULEXWL�FKH�LO�GDWRUH�GL�ODYRUR�DYUHEEH�GRYXWR�YHUVDUH�DOO¶,��HVHPSLR�SHU�
una retribuzione di 10���¼�VH�QH�RWWHQJRQR�LQ�SL��������b) O¶LVWLWXWR�GHOOD�WRWDOL]]D]LRQH�DWWHVR�GD�ROWUH�
20 anni e che consente di sommare tutti i periodi contributivi (superiori a 5 anni) per ottenere la 
pensione con 65 anni di età e 20 di contributi o con 40 anni di contributi evitando il costoso metodo 
della ³ULFRQJLXQ]LRQH�RQHURVD´��LQROWUH�KD�SUHYLVWR�����PLVXUH�YROWH�DG�LQQDO]DUH�O¶HWj�SHQVLRQDELOH�
FRQ�ULIHULPHQWR�DOO¶DFFHVVR�DQWLFLSDWR�DO�SHQVLRQDPHQWR�QHL�UHJLPL�UHWULEXWLYR��PLVWR�H�FRQWULEXWLYR��
rispetto alle età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne; 2) misure per ridurre da quattro a due le 
finestre di uscita per il pensionamento anticipato con un conseguente differimento medio 
GHOO¶HURJD]LRQH� GHO� WUDWWDPHQWR� GL� �� H� ��� PHVL� GDO� UDJJLXQJLPHQWR� GHL� UHTXLVLWL� PLQLPL��
rispettivamente per i lavoratori dipendenti e autonomi; 3) la possibilità per le sole donne che optano 
per il calcolo contributivo di ottenere, in via sperimentale sino al 2015, la pensione di anzianità con 
���DQQL�GL�FRQWULEXWL�DOO¶HWj�GL����DQQL�����OH�DXWRQRPH��� 

g) L. 247/2007 (Prodi-Damiano): 1) ha in parte modificato la Riforma Berlusconi sopra descritta 
HOLPLQDQGR� LO� VXSHU� ERQXV� H� UHQGHQGR�SL�� JUDGXDOH� O¶LQQDO]DPHQWR� GHOO¶HWj� GL� SHQVLRQH� DWWUDYHUVR�
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³VFDOLQL´� H� ³TXRWH� YLQFRODWH´� FRVWLWXLWH� GDOOD� VRPPD� GL� HWj� DQDJUDILFD� H� DQQL� GL� FRQWULEXWL�� 2) Su 
proposta GHO�1XFOHR�GL�9DOXWD]LRQH�GHOOD�6SHVD�3UHYLGHQ]LDOH��KD�UHVR�SL��HIILFLHQWH�O¶LPSLDQWR�GHO�
sistema contributivo introdotto dalla Riforma del 1995 applicando a partire dal 2010 i nuovi 
coefficienti di trasformazione definiti nel 2005 ma prevedendo che il loro aggiornamento avvenga 
poi, a decorrere dal 2013 con cadenza triennale e non più decennale; 3) ha previsto che la 
totalizzazione degli anni contributivi sia possibile per periodi minimi di tre anni in su, anziché 5 come 
prevedeva il decreto istitutivo della totalizzazione  introdotto dal precedente Governo. 

h) L. 133/2008 ha stabilito la piena cumulabilità della pensione di vecchiaia e anticipata con i redditi 
da lavoro. 

i) L. 122/2010 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 78/2010 è intervenuta su: 

x Regime delle decorrenze: Il regime delle decorrenze viene reso più stringente per i lavoratori 
che maturano i requisiti minimi per il pensionamento dalO¶1/1/2011. Il periodo di posticipo 
diventa di 1 anno per i dipendenti e di 1 anno e mezzo per i lavoratori autonomi e riguarda sia 
il pensionamento anticipato (incluso il canale dei 40 anni di contribuzione) che il 
pensionamento di vecchiaia. 

x Adeguamento dei requisiti di età per il pensionamento: ,�UHTXLVLWL�PLQLPL�GL�HWj�SHU�O¶DFFHVVR�
DO� SHQVLRQDPHQWR� GL� YHFFKLDLD�� DO� SHQVLRQDPHQWR� DQWLFLSDWR� H� DOO¶DVVHJQR� VRFLDOH� YHQJRQR�
adeguati nel tempo in funzione delle variazioni della speranza di vita a 65 anni, come rilevate 
dalO¶,STAT QHO� WULHQQLR� SUHFHGHQWH�� /¶DGHJXDPHQWR� DOOD� VSHUDQ]D� GL� YLWD� q� DSSOLFDWR� SHU� OD�
prima volta nel 2015 e in tale occasione non può superare i 3 mesi. Il successivo aggiornamento 
è previsto per il 2019 e, poi, ogni 3 anni così da allineare il meccanismo di revisione dei requisiti 
di età con quello previsto per la revisione dei coefficienti di trasformazione nel sistema di 
calcolo contributivo. 

x Età di vecchiaia delle donne nel settore pubblico: 1HO�VHWWRUH�SXEEOLFR��O¶HWj�GL�YHFFKLDLD�GHOOH�
donne (60 nel 2009) viene equiparata a quella degli uomini nel 2012 (è 61 nel 2010- 2011), 
invece che nel 2018 come precedentemente previsto dalla L. 102/2009. 

l) L. 111/2011 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 98/2011 (Riforma Sacconi-
Tremonti) è intervenuta su: 

x Età di vecchiaia delle donne nel settore privato: /¶HWj�GL� YHFFKLDLD�GHOOH�GRQQH� QHO� VHWWRUH�
privato è gradualmente equiparata a quella degli uomini (e delle donne del settore pubblico) nel 
periodo 2020-2032. 

x Adeguamento dei requisiti di età: /¶DGHJXDPHQWR� GHL� UHTXLVLWL� GL� HWj� DOOH� YDULD]LRQL� GHOOD�
speranza di vita (pensioni di vecchiaia, anticipate e assegni sociali) precedentemente previsto a 
partire dal 2015 viene anticipato al 2013. Ciò implica un ulteriore incremento del requisito di 
HWj�SHU�O¶DFFHVVR�DO�SHQVLRQDPHQWR�GL���PHVL�D�SDUWLUH�GDO�������GDWD�GHOOD�VHFRQGD�UHYLVLRQH�� 

x Pensionamento anticipato con il canale dei 40 anni di contribuzione: Per i lavoratori che 
accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di FRQWULEXWL�LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOO¶HWj��LO�
posticipo del pagamento rispetto alla maturazione del requisito tramite il meccanismo delle 
decorrenze viene ulteriormente incrementato di 3 mesi a partire dal 2014 (1 mese nel 2012 e 3 
mesi nel 2013). 

x Indicizzazione delle pensioni: Per il biennio 2012-2013, e limitatamente alle pensioni di 
importo complessivo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS�� O¶LQGLFL]]D]LRQH� GHL�
trattamenti pensionistici al tasso di inflazione non è concessa, con esclusione della fascia di 
LPSRUWR�GL�WDOL�WUDWWDPHQWL�LQIHULRUH�D���YROWH�LO�PLQLPR��LQ�UHOD]LRQH�DOOD�TXDOH�O¶LQGLFL]]D]LRQH�
è riconosciuta nella misura del 70%. 
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m) L. 148/2011 che ha convertito il Decreto Legge 138/2011 è nuovamente intervenuta su: 

x Età di vecchiaia delle donne nel settore privato: ,O� SHUFRUVR� GL� DOOLQHDPHQWR� GHOO¶HWj� GL�
vecchiaia delle donne nel settore privato rispetto a quello degli uomini (e delle donne nel settore 
pubblico) viene anticipato di 6 anni nel periodo 2014-2026 rispetto al periodo 2020-2032, 
precedentemente previsto. 

x Regime delle decorrenze: Il posticipo del pagamento della pensione rispetto alla data di 
maturazione dei requisiti, previsto dal regime delle decorrenze, si applica anche ai dipendenti 
pubblici della scuola precedentemente esentanti. 

n) L. 214/2011 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 201/2011 (Riforma Monti-       
Fornero) ha stabilito quanto segue: 

x Estensione del calcolo contributivo ai lavoratori assoggettati al calcolo retributivo, 
precedentemente esclusi (coloro che vantavano almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995). 
/¶HVWHQVLRQH� ULJXDUGD� L� SHULRGL� FRQWULEXWLYL� DFFUHGLWDWL� D� SDUWLUH� GDO� SULPR� JHQQDLR� ������
secondo il principio del pro-rata. 

x Regime delle decorrenze: il regime delle decorrenze viene abolito e, in generale, sostituito con 
XQ�FRUULVSRQGHQWH�LQFUHPHQWR�GHL�UHTXLVLWL�PLQLPL�GL�HWj�H�R�GL�FRQWULEX]LRQH�SHU�O¶DFFHVVR�DO�
pensionamento. 

x Pensionamento di vecchiaia delle donne nel settore privato: il processo di allineamento 
GHOO¶HWj�GL�YHFFKLDLD�GHOOH�GRQQH�QHO�VHWWRUH�SULYDWR�ULVSHWWR�D�TXHOOR�GHJOL�XRPLQL��H�GHOOH�GRQQH�
nel settore pubblico) è stato ulteriormente accelerato. La totale equiparazione sarà raggiunta 
entro il 2018, anziché entro il 2026, come previsto dalla normativa precedente. 

x Assegno sociale: In aggiunta agli adeguamenti periodici alle variazioni della speranza di vita, 
LO� UHTXLVLWR�PLQLPR�GL�HWj�SHU� O¶DFFHVVR�DOO¶DVVHJQR�VRFLDOH�q� VWDWR� incrementato di 1 anno a 
partire dal 2018, risultando così pienamente allineato al requisito minimo di età per il 
pensionamento di vecchiaia. 

x Pensionamento anticipato con requisito congiunto età/anzianità contributiva: il canale di 
pensionamento anticipato con il requisito congiunto età/anzianità contributiva è stato abolito in 
tutti i regimi pensionistici (resta vigente sino al 2015 per le sole donne che optano per il criterio 
di calcolo contributivo). Nel regime contributivo, in via aggiuntiva al canale con sola anzianità 
FRQWULEXWLYD��LO�SHQVLRQDPHQWR�DQWLFLSDWR�q�FRQVHQWLWR�FRQ�XQ¶HWj�LQIHULRUH�ILQR�D���DQQL�ULVSHWWR�
D�TXHOOD�GL�YHFFKLDLD��SXUFKp�O¶LQWHUHVVDWR�VLD�LQ�SRVVHVVR�GL�XQ¶DQ]LDQLWj�FRQWULEXWLYD�GL�DOPHQR�
20 anni e possa vantare un ammontare mensile di pensione non inferiore ad un importo soglia 
ILVVDWR�LQ�PLVXUD�O¶LPSRUWR�SDUL�D�����YROWH�O¶DVVHJQR�VRFLDOH�INPS. 

x PHQVLRQDPHQWR�DQWLFLSDWR�FRQ� LO� FDQDOH� LQGLSHQGHQWH�GDOO¶HWj: nel caso del pensionamento 
anticipato con il canale LQGLSHQGHQWH�GDOO¶HWj�DQDJUDILFD�� LO� UHTXLVLWR�PLQLPR�GHJOL�XRPLQL� q�
ulteriormente aumentato di 2 anni ed 1 mese (1 anno e 1 mese per le donne). Sulla quota di 
pensione calcolata con il metodo retributivo si applica una penalizzazione delO¶1% a 61 anni e 
del 2% a 60 anni, a cui si aggiungono ulteriori 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo 
rispetto ai 60 anni. In relazione alla suddetta penalizzazione, sono previste esclusioni per coloro 
che maturano il requisito entro il 31/12/2017. 

x Adeguamento dei requisiti minimi: aQFKH� LO� UHTXLVLWR� FRQWULEXWLYR�PLQLPR�SHU� O¶DFFHVVR� DO�
SHQVLRQDPHQWR� DQWLFLSDWR� FRQ� LO� VROR� FDQDOH� DQ]LDQLWj�� LQGLSHQGHQWHPHQWH� GDOO¶HWj�� YLHQH�
periodicamente adeguato in funzione delle variazioni della speranza di vita a partire dal 2013, 
come già previsto per il pensionamento di vecchiaia.   
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$�SDUWLUH�GDO�������O¶DGHJXDPHQWR�GL�WXWWL�L�UHTXLVLWL�GHO�VLVWHPD�SHQVLRQLVWLFR�q�ELHQQDOH�DQ]LFKp�
triennale, e tale diversa periodicità è applicata anche alla concomitante procedura di aggiornamento 
del coefficiente di trasformazione. 

x Aliquote contributive: le aliquote contributive dei lavoratori autonomi vengono gradualmente 
incrementate dal 20% (20,3% per i CDCM) del 2011 al 24% del 2018. Inoltre, la L. 183/2011 
(Legge di Stabilità 2012) DYHYD�JLj�LQFUHPHQWDWR�GL���SXQWR�SHUFHQWXDOH�O¶DOLTXRWD�GHL�ODYRUDWRUL�
parasubordinati portandola al 27% (18% per i lavoratori parasubordinati già pensionati o iscritti 
ad altro fondo o gestione). 

x Indicizzazione delle pensioni: per il biennio 2012-2013, le pensioni di importo complessivo 
superiore a 3 volte il minimo (circa 1.400 euro mensili) non sono indicizzate al tasso di 
inflazione.  

x Contributo di solidarietà: dalO¶1/1/2012 al 31/12/2017, è istituito un contributo di solidarietà a 
carico degli iscritti e dei pensionati (con pensione pari o superiore a 5 volte il minimo) degli 
ex-fondi trasporti, elettrici e telefonici e del fondo volo. 

o) L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito quanto segue:  

x Indicizzazione delle pensioni: Per il triennio 2014-2016 è stato introdotto un nuovo sistema di 
LQGLFL]]D]LRQH�FRVu�DUWLFRODWR��ULFRQRVFLPHQWR�GHO�WDVVR�G¶LQIOD]LRQH�DO������SHU�L�WUDWWDPHQWL�
GL�LPSRUWR�VLQR�D���YROWH�LO�PLQLPR�,136������SHU�L�WUDWWDPHQWL�G¶LPSRUWR�FRPSUHVR�WUD���H���
volte il minimo; 75% per i trattamenti di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo; 50% per 
L�WUDWWDPHQWL�G¶LPSRUWR�FRPSUHVR�WUD���H���YROWH�LO�PLQLPR�H����������SHU�LO�VROR�DQQR�������
SHU� L� WUDWWDPHQWL� G¶LPSRUWR� VXSHULRUH� D� �� YROWH� LO�PLQLPR��3HUDOWUR�� LO� QXRYR�PHFFanismo di 
ULYDOXWD]LRQH�QRQ�DYYLHQH�SL��SHU�VFDJOLRQL��PD�ULJXDUGD�O¶LQWHUR�LPSRUWR�H�QRQ�VROR� OD�SDUWH�
eccedente la soglia garantita, come avveniva prima. 

x Contributo di solidarietà: Per il periodo 2014-�����DL�WLWRODUL�GHOOH�FRVLGGHWWH�³SHQVLRQL�G¶RUR´�
q�VWDWR�LPSRVWR�XQ�FRQWULEXWR�GL�VROLGDULHWj�FRVu�DUWLFRODWR�����SHU�OD�SDUWH�HFFHGHQWH�O¶LPSRUWR�
DQQXR�SDUL�D����YROWH�LO�WUDWWDPHQWR�PLQLPR�,136������SHU�OD�SDUWH�HFFHGHQWH�O¶LPSRUWR�DQQXR�
pari a 20 volte il trattamento minimo e 18% per la parte eFFHGHQWH�O¶LPSRUWR�SDUL�D����YROWH�LO�
trattamento minimo. 

p) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) modifica la Monti-Fornero come segue: 

x Penalizzazione pensioni anticipate: Le riduzioni sulla quota di pensione anticipata calcolata 
FRQ� LO� PHWRGR� UHWULEXWLYR� �SHQDOL]]D]LRQH� GHOO¶��� D� ��� DQQL� H� GHO� ��� D� ��� DQQL�� D� FXL� VL�
aggiungono ulteriori 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni) è 
soppressa, con decorrenza 1/1/2015 nei confronti di tutti coloro che maturano il requisito entro 
il 31/12/2017. 

x LLPLWH�DOOH�SHQVLRQL�G¶LPSRUWR�HOHYDWR: IQ�VHJXLWR�DOO¶HVWHQVLRQH�GHO�FDOFROR�³FRQWULEXWLYR´�SUR-
rata per tutti, a partire dal gennaio 2012, l'importo complessivo del trattamento pensionistico 
non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo 
vigenti prima della Riforma Monti-Fornero. In sostanza, coloro che continuano a lavorare 
dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione (vecchiaia o anticipata), non possono ottenere 
XQ� WUDWWDPHQWR�G¶LPSRUWR� VXSHULRUH�D�TXHOOR�FKH�DYUHEEHUR� ULVFRVVR�FRQ� OH� UHJROH�SUHFHGHQWL�
O¶XOWLPD�ULIRUPD��/a norma ± indirizzata soprattutto ai grand comis di stato - interessa tutti e 
non solo gli appartenenti al pubblico impiego.  
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q) D.L. 65/2015 (convertito in L. 109/2015) emanato in seguito alla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 70 del 2015, FKH� KD� ERFFLDWR� LO� ³EORFFR´� GHOO¶LQGLFL]]D]LRQH� SHU� LO� ELHQQLR�
2012/2013 delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo introdotto dalla Monti-
Fornero, ha sostanzialmente riformulato le regole come segue. 

Per gli anni 2012 e 2013: 
x 100% dell'ISTAT fino a tre volte il minimo INPS; 
x ����GHOO¶LQGLFH�ROWUH�WUH�H�ILQR�D�TXDWWUR�YROWH�LO�PLQLPR� 
x ����GHOO¶LQGLFH�ROWUH�TXDWWUR�H�ILQR�D�FLQTXH�YROWH�LO�PLQLPR� 
x ����GHOO¶LQGLFH�ROWUH�FLQTXH�H�ILQR�D�VHL�YROWH�LO�PLQLPR� 
x  nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.  
Per gli anni 2014 e 2015: 
x 100% dell'ISTAT fino a tre volte il minimo INPS; 
x �����GHO�����GHOO¶LQGLFH�,67$7��ROWUH�WUH�H�ILQR�D�TXDWWUR�YROWH�LO�PLQLPR� 
x �����GHO�����GHOO¶LQGLFH��ROWUH�TXDWWUR�H�ILQR�D�FLQTXe volte il minimo; 
x �����GHO�����GHOO¶LQGLFH��ROWUH�FLQTXH�H�ILQR�D�VHL�YROWH�LO�PLQLPR� 
x nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.  
Per il 2016: 
x 100% dell'ISTAT fino a tre volte il minimo INPS; 
x �����GHO�����GHOO¶LQGLFH�,67$7��ROWUH�WUH�H�ILQR�D�TXDWWro volte il minimo; 
x �����GHO�����GHOO¶LQGLFH��ROWUH�TXDWWUR�H�ILQR�D�FLQTXH�YROWH�LO�PLQLPR� 
x �����GHO�����GHOO¶LQGLFH��ROWUH�FLQTXH�H�ILQR�D�VHL�YROWH�LO�PLQLPR� 
x nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.  

/D�VRPPD�ULVXOWDQWH�GDOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�nuova perequazione per gli anni 2012 e 2013 e dalla 
rielaborazione delle rivalutazioni delle pensioni per l'anno 2014 e per i primi sette mesi del 2015 
�VLQR�D�OXJOLR��q�VWDWD�SDJDWD�GDOO¶,136�FRQ�OD�UDWD�GL�SHQVLRQH�GL�DJRVWR������ 

r) Con D.M del 22/06/2015 (in G.U. del 6/7/2015) sono stati determinati i coefficienti utili per il 
calcolo della pensione con il criterio contributivo per il triennio 2016-2018.  

s)  La Legge di Stabilità per il 2016 (n. 208/2015) ha previsto: 

x Penalizzazioni: è stata prorogata a tutto il 2017 la soppressione delle penalizzazioni introdotte 
dalla Riforma Fornero per coloro che decidono di andare in pensione prima dei 62 anni di età 
vantando tuttavia i requisiti di anzianità contributiva per la vecchiaia anticipata (i cosiddetti 
precoci); inoltre, a partire dalO¶���������YLHQH�ULSULVWLQDWR�O¶LQWHUR�LPSRUWR�GHOOD�SHQVLRQH�SHU�
coloro che  essendo andati in pensione prima dei 62 anni di età, hanno subìto la riduzione della 
³TXRWD�UHWULEXWLYD´�QHO�WULHQQLR�����-2014 a causa delle penalizzazioni: riduzione di un punto 
percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età minima e di 2 punti percentuali 
per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età; 

x Opzione donna: OD� SURURJD� GHOO¶RS]LRQH� GRQQD�� RVVLD� OD� Sossibilità di ottenere la pensione 
anticipata con 35 anni di contributi e a 57 anni e 7 mesi di età (58 e 7 mesi per le lavoratrici 
autonome), anche nel caso in cui i requisiti siano maturati entro il 31/12/2015 e la decorrenza 
del trattamento sia successiva a tale data. Restano fermi il regime delle decorrenze (attesa di 12 
PHVL�����SHU�OH�DXWRQRPH��H�LO�PHQR�IDYRUHYROH�PHWRGR�GL�FDOFROR�³WXWWR�FRQWULEXWLYR´��  

x Part Time: è introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto 
di lavoro a tempo pieno che maturano entro il 31/12/2018 il diritto al trattamento pensionistico 
di vecchiaia (66 e 7 mesi nel 2016-�������G¶LQWHVD�FRQ�LO�GDWRUH�GL�ODYRUR�H�SHU�XQ�SHULRGR�QRQ�
VXSHULRUH�D���DQQL��GL�ULGXUUH�O¶RUDULR�GL�ODYRUR�WUD�LO��� e il 60%, ricevendo mensilmente in busta 
paga una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di 
lavoro (23,81% della retribuzione esente da tassazione) relativa alla prestazione lavorativa non 
effettuata. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione 
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figurativa a carico della fiscalità generale, consentendo così al lavoratore part-time di ottenere 
la pensione senza alcuna penalizzazione. 

t) La Legge di Bilancio per il 2017 (n. 232/2016) ha previsto: 

Anticipo pensionistico (APE): a GHFRUUHUH�GDOO¶����������LQ�YLD�VSHULPHQWDOH�ILQR�DO�������������q�
istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (in sigla APE) detta anche APE volontaria. 
Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per 12 mensilità, fino alla maturazione del diritto 
alla pensione di vecchiaia. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto 
alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Il prestito è 
coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Trattandosi di un 
³SUHVWLWR´� H� QRQ�GL� XQD� SUHVWD]LRQH� SUHYLGHQ]LDOH�� OH� VRPPH� HURJDWH� QRQ� FRQFRUURQR� D� IRUPDUH� LO�
reddito ai fini dell'IRPEF. 

L'anticipo pensionistico può essere richiesto da tutti i lavoratori che, al momento della domanda, 
hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 
3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni. Inoltre, la 
pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, deve essere pari o 
superiore (al momento dell'accesso alla prestazione), a 1,4 volte il trattamento minimo (703 euro nel 
2017, e 710 euro nel 2018). La durata minima dell'APE è di 6 mesi. Con la Legge di Bilancio per il 
������OD�Q������������DUW����FRPPD������q�VWDWR�SURURJDWR�DO������O¶LVWLWXWR�GHOO¶$3(�9RORQWDULD (per 
un DSSURIRQGLPHQWR� VXOOH� FDUDWWHULVWLFKH� H� SHU� LO� FDOFROR� GHOO¶$3(� YRORQWDULD� VL� YHGD� LO� VLWR�
www.pensionielavoro.it).  
 

Nota: ³1HO� GLEDWWLWR� SROLWLFR� GL� ILQH� ����� O¶RULHQWDPHQWR�SUHYDOHQWH� VXO� WHPD�GHOO¶$3(�9RORQWDULD� q� TXHOOR� GL� QRQ�
SURURJDUH�XOWHULRUPHQWH��GRSR�LO�������O¶LVWLWXWR�SHU�FRQYRJOLDUH�WXWWH�OH�ULVRUVH�UHFXSHUDELOL�H�GLVSRQLELOL�YHUVR�XQR�R�
SL��SURYYHGLPHQWL�VWUXWWXUDOL�GL�XVFLWD�WXWHODWD�GDO�PRQGR�GHO�ODYRUR�YHUVR�LO�SHQVLRQDPHQWR�´ 

APE sociale - $L�ODYRUDWRUL�FKH�DO�FRPSLPHQWR�GHO�UHTXLVLWR�DQDJUDILFR�GHL����DQQL�ULFKLHGDQR�O¶$3(�
6RFLDOH�H�FKH�YHQJDQR�DXWRUL]]DWL�GDOO¶,NPS, è riconosciuta un'indennità per una durata pari al periodo 
intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età richiesta per la pensione di 
YHFFKLDLD�� /¶LQGHQQLWj�� q� SDUL� DOO
LPSRUWR� GHOOD� UDWD�PHQVLOH� GHOOD� SHQVLRQH� FDOFRODWD� DO� PRPHQWR�
dell'accesso alla prestazione, non è soggetta a rivalutazione e non può superare l'importo massimo 
PHQVLOH�GL�������HXUR��/D�VSHFLDOH�LQGHQQLWj��FKH�D�GLIIHUHQ]D�GHOO¶$3(�YRORQWDULD�QRQ�GHYH�HVVHUH�
UHVWLWXLWD��VSHWWD�D�FRQGL]LRQH�FKH�O¶LQWHUHVVDWR� 

a) si trovi in stato di disoccupazione involontaria, che abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione 
da almeno 3 mesi e risulti in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; 
b) assista, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap 
in situazione di gravità, e sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; 
c) presenti una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento 
dell'invalidità civile, almeno pari al 74% e sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; 
d) sia lavoratore dipendente, al momento della decorrenza dell'indennità, all'interno delle professioni indicate nella tabella 
che segue, che svolga da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da 
rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sia in possesso di un'anzianità 
contributiva di almeno 36 anni. 
 

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici 
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni 
C. Conciatori di pelli e di pellicce 
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion 
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni 
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza 
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H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido 

L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel 
limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 
euro annui. 

Le condizioni indicate sono poi state rese meno stringenti per alcune delle citate categorie da a) a d) 
FRQ� OH� YDULD]LRQL� LQWURGRWWH�GDOO¶DUW������FRPPD����GHO�'ecreto Legge 53/2017 convertito nella L. 
96/2017 e poi dalla Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017, resesi necessarie dopo un primo rodaggio 
applicativo delle nuove QRUPH�VXOO¶$3(�6RFLDOH� 

RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata): Consiste nella possibilità di integrare il reddito in 
attesa della pensione, riscuotendo in via anticipata le prestazioni della previdenza complementare 
(con esclusione di quelle in regime di prestazione definita), fino al conseguimento dei requisiti 
pensionistici del regime obbligatorio. La richiesta della RITA, è riservata ai soggetti, cessati dal 
ODYRUR��LQ�SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�SHU�O¶DFFHVVR�DOO¶$3(��FHUWLILFDWL�GDOO¶,NPS. La prestazione consiste 
QHOO¶HURJD]LRQH� IUD]LRQDWD� GHO� PRQWDQWH� �LQ� WXWWR� R� LQ� Sarte) accumulato, in forma di rendita 
temporanea, fino alla maturazione dei requisiti utili per la pensione di vecchiaia. /¶art. 23 della 
Legge di Bilancio 2018 prevede la stabilizzazione della RITA, rendendola strutturale e non più 
sperimentale per il periodo dalO¶1/1/2017 al 31/12/2018, integrando le relative previsioni nel corpo 
normativo (Decreto Legge 252/2005) che disciplina la previdenza complementare. Tale rendita, 
GLIIHUHQ]LDQGRVL�GDOO¶RUGLQDULD�SUHVWD]LRQH�GL�SUHYLGHQ]D�FRPSOHPHQWDUH��FRQVLVWHQWH�QHOO¶HURJD]LRQH�
GL�XQD�UHQGLWD�YLWDOL]LD���SUHVXSSRQH�O¶HVLVWHQ]D�GL�XQD�VLWXD]LRQH�GL�ELVRJQR��FKH�q�VWDWD�LQGLYLGXDWD�
QHOOD�FHVVD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj� ODYRUDWLYD�GD�SDUWH�GHL� ODYRUDWRUL�FKH�PDWXUDQR�O¶HWj�DQDJUDILFD�SHU�OD�
pensione di vecchiaia entro 5  anni successivi e che abbiano maturato al momento della domanda 
almeno 20 anni di contributi complessivi nei regimi pubblici di appartenenza, ovvero nella 
LQRFFXSD]LRQH� SHU� XQ� SHULRGR� GL� WHPSR� VXSHULRUH� D� ��� PHVL� SHU� L� ODYRUDWRUL� FKH� PDWXUDQR� O¶HWj�
anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10  anni successivi.  

Cumulo gratuito: dalO¶�������� i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per 
invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione 
separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO possono cumulare gratuitamente i periodi 
assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. DalO¶����2017, il cumulo 
gratuito è consentito anche in riferimento ai periodi assicurativi presenti presso le Casse libero-
professionali. La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti 
pensionistici:  

x di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti; 
x anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli 

uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018, (da adeguare alla speranza di vita 
per gli anni seguenti); 

x per inabilità; 
x ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle 

Casse libero-professionali.   

Il criterio di FDOFROR�GHOO¶DVVHJQR�RWWHQXWR�FRQ�LO�FXPXOR�QRQ�VHJXH�OD�UHJROD�GHO�VLVWHPD�FRQWULEXWLYR��
come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio pro-rata, con le regole in vigore in ciascuna 
gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita a 18 mesi per la 
pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità), la pensione (vecchiaia/anzianità) 
ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della 
domanda. 
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Lavoratori precoci: L�F�G��ODYRUDWRUL�³SUHFRFL´ ossia coloro che possono vantare almeno un anno (12 
mesi, anche non continuativi) di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il 
compimento del 19° anno di età, dalO¶����2017 possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di 
contribuzione (in luogo dei richiesti 42 anni e 10 mesi, o 41 anni e 10 mesi, per le donne), a condizione 
che si trovino  in almeno uno dei 4 seguenti profili di tutela:  

a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, e che abbiano 
concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;  
 
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con 
handicap in situazione di gravità (L. 104/1992);  
 
c) presentano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il 
ULFRQRVFLPHQWR�GHOO¶LQYDOLGLWj�FLYLOH��DOPHQR�pari al 74%;  
 
G��VRQR�ODYRUDWRUL�GLSHQGHQWL�LQTXDGUDWL�LQ�XQD�GHOOH�SURIHVVLRQL�LQGLFDWH�QHOOD�WDEHOOD�GL�FXL�DOOD�OHWWHUD�G��GHOO¶$3(�
sociale che svolgono, da almeno 6 anni in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno 
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, oppure lavoratori impiegati in mansioni 
usuranti o notturni. 

Il nuovo regime applicabile ai lavoratori precoci (c.d. APE Precoci) è fin dalle origini un regime 
VWDELOH�� FRQWUDULDPHQWH� DOO¶$PE Sociale che, almeno inizialmente, è una misura sperimentale (in 
vigore dalO¶1/5/2017 al 31/12/2018, anche se la Legge di Bilancio 2018 ha previsto un prolungamento 
fino al 31/12/2019). Le domande per i lavoratori precoci sono accolte nel limite di 360 milioni per il 
2017, 550 per il 2018, 570 per il 2019 e per 590 milioni a decorrere dal 2020. 

Lavori usuranti: il lavoratore che svolge attività c.d. usuranti, oppure che svolge attività regolata da 
WXUQL�QRWWXUQL�EHQHILFLD�GL�XQD�SDUWLFRODUH�QRUPDWLYD��4XDORUD�LQ�SRVVHVVR�GL�XQ¶DQ]LDQLWj�FRQWULEXWLYD�
minima di 35 anni e di una determinata età anagrafica minima (61 anni e 7 mesi) può accedere al 
trattamento pensionistico attraverso il c.d. ³VLVWHPD�GHOOH�TXRWH´��GDWH�GDOOD�VRPPD�GHOO
HWj�DQDJUDILFD�
H�DQ]LDQLWj�FRQWULEXWLYD��,�UHTXLVLWL�ULFKLHVWL�D�SDUWLUH�GDO�������TXRWD�������UHVWDQR�³FRQJHODWL´�VLQR�D�
WXWWR�LO�������LQ�TXDQWR�QHL�ORUR�FRQIURQWL�QRQ�WURYD�DSSOLFD]LRQH�O¶DGHJXDPHQWR�GHPRJUDIico, né la 
F�G��³ILQHVWUD�PRELOH´�FKH�ILVVDYD�OD�GHFRUUHQ]D�GHOOD pensione al 13° (18 mesi gli autonomi) mese 
successivo a quello di maturazione dei requisiti.  

Penalizzazioni: le penalizzazioni introdotte dalla Riforma Fornero per coloro che decidono di andare 
in pensione prima dei 62 anni di età (riduzione d'importo dell'1% per ogni anno di anticipo 
nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni e 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto 
ai primi due) sospese sino al 2017, con la Legge di Bilancio 2018 sono state definitivamente 
soppresse.  

Tabella lavori usuranti: lavoratori impegnati nelle seguenti mansioni particolarmente usuranti: 

x lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; 
x lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; 
x lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; 
x lavori in cassoni ad aria compressa; 
x lavori svolti dai palombari; 
x lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure 

di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata 
a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; 

x ODYRUD]LRQH�GHO�YHWUR�FDYR��PDQVLRQL�GHL�VRIILDWRUL�QHOO¶LQGXVWULD�GHO�YHWUR�FDYR�HVHJXLWR�D�Pano e a soffio; 
x lavori espletati in spazi ristretti: con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di 

FRVWUX]LRQH��ULSDUD]LRQH�H�PDQXWHQ]LRQH�QDYDOH��OH�PDQVLRQL�VYROWH�FRQWLQXDPHQWH�DOO¶LQWHUQR�GL�VSD]L�ULVWHWWL��TXDOL�
intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; 
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x ODYRUL�GL�DVSRUWD]LRQH�GHOO¶DPLDQWR��PDQVLRQL�VYROWH�FRQ�FDUDWWHUH�GL�SUHYDOHQ]D�H�FRQWLQXLWj� 
 

Lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, 
con le seguenti modalità: 
 

x lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti 
O¶LQWHUYDOOR�WUD�OD�PH]]DQRWWH�H�OH�FLQTXH�GHO�PDWWLQR��SHU�XQ�QXPHUR�PLQLPR�GL�JLRUQL�ODYRUDWLYL�
annui non inferiore a 78, per coloro che SHUIH]LRQDQR� L� UHTXLVLWL�SHU� O¶DFFHVVR�DQWLFLSDWR�QHO�
periodo compreso tra il 1/7/2008 ed il 30/6/2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano 
L�UHTXLVLWL�SHU�O¶DFFHVVR�DQWLFLSDWR�GDOO¶1/7/ 2009; 

x lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 
cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; 

x ODYRUDWRUL�DGGHWWL�DOOD�F�G��³OLQHD�FDWHQD´��RYYHUR�L�ODYRUDWRUL�DOOH�GLSHQGHQ]H�GL�LPSUHVH�SHU�OH�
quali operano le voci di taULIID� SHU� O¶DVVLFXUD]LRQH� FRQWUR� JOL� LQIRUWXQL� VXO� ODYRUR� JHVWLWD�
GDOO¶,1$,/��LPSHJQDWL�DOO
LQWHUQR�GL�XQ�SURFHVVR�SURGXWWLYR�LQ�VHULH��FRQ�ULWPR�GHWHUPLQDWR�GD�
misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
EUHYL�GHWHUPLQDWH�GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO�ODYRUR�R�GDOOD�WHFQRORJLD��FRQ�HVFOXVLRQH�GHJOL�DGGHWWL�
a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad 
attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di 
qualità; 

x conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il 
conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto. 

 

Lavori gravosi: Alle 11 categorie di lavoratori che svolgono lavori gravosi previsti dall'APE sociale 
sono aggiunti i lavoratori marittimi, i pescatori, gli operai agricoli e quelli siderurgici (di seconda 
fusione). La platea stimata dall'esecutivo è pari al 10% di quanti andrebbero in pensione nel 2019, 
cioè 15-20 mila persone. Per questi lavoratori si è mantenuto il requisito dei 36 anni di contributi e 
quello di aver svolto lavori gravosi per 6 anni negli ultimi 7.  
 
Le categorie di lavori gravosi previste per accedere all'APE sociale sono: 
x operai dell'industria estrattiva;  
x dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; 
x conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; 
x conciatori di pelli e pellicce; 
x conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; 
x conduttori di mezzi pesanti e camion; 
x personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro   organizzato in turni; 
x addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; 
x LQVHJQDQWL�GHOOD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD ed educatori degli asili nido; 
x facchini e addetti allo spostamento merci; 
x personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; 
x operai agricoli; 
x marittimi; 
x pescatori; 
x operai siderurgici di seconda fusione.  
 

NOTA: La norma sui lavori gravosi, a nostro sommesso giudizio, va nella direzione sbagliata di creare ulteriori iniquità 
tra i lavoratori, valutando, in modo del tutto arbitrario, le categorie soggette a lavori cosiddetti gravosi. Ci sono voluti 20 
anni per riuscire a unificare un sistema previdenziale che la stampa e i tecnici definivano "la giungla delle pensioni" 
dove ogni categoria aveva le sue regole e i suoi requisiti di età e anzianità contributiva per andare in pensione. Adesso 
che il sistema è unico e universalistico si rischia di tornare alle differenze (non giustificabili salvo che per i lavori 
uVXUDQWL��WUD�ODYRUDWRUL��$OO¶LQL]LR��DO�GL�Oj�GHOOD�GHILQL]LRQH�GL�³ODYRUL�JUDYRVL´��GLIILFLOH�GD�WURYDUH�LQ�OHWWHUDWXUD��VRQo 
state individuate poche categorie per arrivare a 11 e poi a 15; ma già molte altre categorie sono sul piede di guerra: perché 
le maestre d'asilo sono nella categoria gravosi (lavorano meno di 8 mesi l'anno e fanno intorno a 30 ore per settimana) e 
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OH�LQVHJQDQWL�GHL�OLFHL�R�LVWLWXWL�SURIHVVLRQDOL�QR"�/D�YHUD�VROX]LRQH�q�TXHOOD�GL�³premiare il lavoro´�LQVHUHQGR�XQD�VHULH�
di flessibilità in uscita che siano universalistiche perché ogni lavoratore/trice ha una sua situazione personale, familiare, 
di salute, etc. che determina la volontà o necessità di uscire dal mondo del lavoro; con il contributivo consentire una uscita 
flessibile è il minimo; le coperture si possono agevolmente trovare tra la spesa assistenziale fuori controllo. 
 
Ottava Salvaguardia: Introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017, la n. 232/2016, è stata destinata 
a una platea di 30.700 soggetti, portando il numero totale di lavoratori interessati dai vari 
provvedimenti di salvaguardia ad oltre 200.000 soggetti (si veda Tabella 2.3).  
Questa ottava salvaguardia segue le sette precedenti con cui si è cercato di gestire il fenomeno dei 
FRVLGGHWWL�³HVRGDWL´��RYYHUR�GL�FRORUR�FKH�- D�VHJXLWR�GHOO¶LQQDO]DPHQWR�GHL�UHTXLVLWL�GL�HWj�DQDJUDILFD�
�ILQR�D���DQQL��H�DQ]LDQLWj�FRQWULEXWLYD�SHU�O¶DFFesso al pensionamento, introdotti dalla Legge Monti-
Fornero del 2011 - ha fatto emergere tutta una serie di situazioni speciali che le operazioni di 
salvaguardia hanno cercato di accompagnare al pensionamento al di fuori delle nuove regole 
introdotte. 

Quattordicesima mensilità: a SDUWLUH�GDOO¶DQQR�������D�IDYRUH�GHL�SHQVLRQDWL�FRQ�HWj�QRQ�LQIHULRUH�D�
��� DQQL�� YLHQH� ULFRQRVFLXWD� XQD� VRPPD� DJJLXQWLYD�� GHWHUPLQDWD� LQ� IXQ]LRQH� GHOO¶DQ]LDQLWj�
contributiva maturata. La somma, una sorta di 14^ mensilità, è corrisposta insieme alla mensilità di 
luglio e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale superiore 
a 1,5 volte il trattamento minimo INPS (9.787 euro nel 2017 e 9.895 euro nel 2018). La Legge di 
Bilancio 2017 ha stabilito O¶HOHYD]LRQH�GHO�OLPLWH�GL�UHGGLWR�XWLOH�GD�����YROWH�D���YROWH�LO�WUDWWDPHQWR�
minimo (da 9.787 a 13.049 euro del 2017) con notevole incremento della platea degli aventi diritto.  

Opzione donna: /D�QXRYD�QRUPD�FRLQYROJH�OH�ODYRUDWULFL�QDWH�QHOO¶XOWLPR�WULPHVWUH�������������OH�
autonome) che hanno raggiunto i requisiti anagrafici entro il 2015 e che erano rimaste escluse dalla 
proroga varata con la Legge di Stabilità 2016. 

 
Approfondimento 1: Requisiti di accesso al pensionamento a normativa vigente 
 

In linea con uno schema comune alla maggior parte dei Paesi europei, il sistema pensionistico italiano 
prevede, in sostanza, due canali di accesso al pensionamento: il pensionamento di vecchiaia con un 
requisito contributivo minimo di 20 anni��LO�SHQVLRQDPHQWR�DQWLFLSDWR�FRQ�XQ¶HWj�LQIHULRUH�D�TXHOOD�
di vecchiaia ma con requisiti contributivi più stringenti. 
 
Pensionamento di vecchiaia: /¶HWj� PLQLPD� SHU� LO� SHQVLRQDPHQWR� GL� YHFFKLDLD�� GRSR� OD� Riforma 
Monti-Fornero per il biennio 2016-2017, è pari a 66 anni e 7 mesi per gli uomini e le donne del settore 
pubblico e per gli uomini del settore privato e autonomi, 66 anni e 1 mese per le donne del settore 
autonomi e 65 anni e 7 mesi per le donne del settore privato. A partire dal primo gennaio 2018 (si 
veda Tabella 10 A2) il requisito anagrafico sarà uguale per tutti: 66 anni e 7 mesi. Sempre nel 2018, 
il requisito minimo di età per O¶DFFHVVR� DOO¶DVVHJQR� VRFLDOH sarà elevato di un anno e, quindi, 
equiparato al requisito minimo di età per il pensionamento di vecchiaia. Oltre al requisito di età, 
O¶DFFHVVR�DO�SHQVLRQDPHQWR�GL�YHFFKLDLD�ULFKLHGH�XQ�PLQLPR�GL�FRQWULEX]LRQH�GL�DOPHQR�20 anni e, 
nel solo regime contributivo, la maturazione di un importo minimo di pensione non inferiore a 673 
euro mensili del 2017 (pari a ���� YROWH� O¶DVVHJQR� VRFLDOH), indicizzato con la media mobile 
TXLQTXHQQDOH� GHO� 3,/� QRPLQDOH�� 4XHVW¶XOWLPR� YLQFROR� YLHQH� PHQR DO� UDJJLXQJLPHQWR� GL� XQ¶HWj�
superiore di 4 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia (70 anni e 7 mesi nel triennio 
2016-2018). I suddetti requisiti sono adeguati nel tempo in funzione delle variazioni della speranza 
di vita. La Riforma Monti-)RUQHUR�SUHYHGHYD�FKH�D�SDUWLUH�GDO������O¶HWj�GHO�SHQVLRQDPHQWR�SHU�OD�
JHQHUDOLWj�GHL� ODYRUDWRUL�IRVVH�QRQ�LQIHULRUH�D����DQQL�GL�HWj�� O¶XOWLPD�SUHYLVLRQH�,67$7��GL�RWWREUH�
2017, ha stabilito un incremento della aspettativa di vita di 5 mesi portando a ��� O¶HWj�PLQLPD di 
pensionamento già dal 2019. 
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Pensionamento anticipato (si veda Tabella 10 A1): La possibilità di pensionamento con età inferiore 
D�TXHOOD�SUHYLVWD�SHU�OD�SHQVLRQH�GL�YHFFKLDLD��FRVLGGHWWR�µSHQVLRQDPHQWR�DQWLFLSDWR¶��q�FRQVHQWLWD�DO�
raggiungimento di un requisito contributivo minimo pari, nel 2016-2018 a: 
x 42 anni e 10 mesi per gli uomini;  
x 41 anni e 10 mesi per le donne. 
,O� VXGGHWWR� UHTXLVLWR�FRQWULEXWLYR�q� LQGLSHQGHQWH�GDOO¶HWj�HG�DGHJXDWR�QHO� WHPSR� LQ� IXQ]LRQH�GHOOH�
variazioni della speranza di vita. Per i lavoratori iscritti per la prima volta al sistema pensionistico 
pubblico a partire dal 1996 (cioè i lavoratori interamente assoggettati al regime contributivo), è 
previsto un ulteriore canale di accesso al pensionamento anticipato. Essi possono accedere al 
SHQVLRQDPHQWR�FRQ�XQ¶HWj�LQIHULRUH�D�TXHOOD�SUHYLVWD�SHU�LO�SHQVLRQDPHQWR�GL�YHFFKLDLD��ILQR�DG�XQ�
massimo di 3 anni, se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione ed un importo minimo di 
pensione non inferiore a 1.256 euro mensili QHO�������FKH�FRUULVSRQGH�D�����YROWH�O¶DVVHJQR�VRFLDOH���
Tale importo è indicizzato in funzione della media mobile quinquennale del PIL nominale. Il vincolo 
di un importo minimo di pensione relativamente elevato sostituisce, di fatto, il requisito contributivo 
PLQLPR�GL����DQQL�SUHYLVWR�GDOOD�QRUPDWLYD�SUHFHGHQWH�SHU�O¶DFFHVVR�DO�SHQVLRQDPHQWR�DQWLFLSDWR�QHO�
UHJLPH�FRQWULEXWLYR��,O�YDORUH�VRJOLD�q�VWDWR�GHWHUPLQDWR�DO�ILQH�GL�JDUDQWLUH��LQ�PHGLD��O¶HTXLYDOHQ]D�
QHOO¶HWj�GL�DFFHVVR�DO�SHQVLRQDPHQWR�H�SUHVHUvare il livello di adeguatezza delle prestazioni garantito 
dalla legislazione previgente. 
Adeguamento dei requisiti minimi alla speranza di vita: A partire dal 201378, il requisito minimo di 
età per il pensionamento di vecchiaia (e per il pensionamento anticipato nel regime contributivo), 
QRQFKp� LO� UHTXLVLWR�FRQWULEXWLYR�PLQLPR�� LQGLSHQGHQWH�GDOO¶HWj��SHU� LO�SHQVLRQDPHQWR�DQWLFLSDWR� LQ�
tutti e tre i regimi, è stato adeguato ogni 3 anni in funzione della variazione della speranza di vita a 
���DQQL��ULOHYDWD�GDOO¶,STAT nel triennio precedente. A partire dal 2019, il suddetto adeguamento è 
previsto a cadenza biennale DQ]LFKp�WULHQQDOH��/¶DGHJXDPHQWR�DOOH�YDULD]LRQL�GHOOD�Vperanza di vita 
VL�DSSOLFD��LQ�SDUDOOHOR��DQFKH�DOO¶HWj�PLQLPD�GL�DFFHVVR�DOO¶DVVHJQR�VRFLDOH.  
&RPH� HVSUHVVDPHQWH� SUHYLVWR� GDOOD� QRUPDWLYD� YLJHQWH�� LO� SURFHGLPHQWR� SHU� O¶DGHJXDPHQWR� GHL�
requisiti minimi alle variazioni della speranza di vita rientra interamente nella sfera di competenza 
DPPLQLVWUDWLYD� DVVLFXUDQGR�� LQ� WDO� PRGR�� O¶HIIHWWLYLWj� GHOOD� UHYLVLRQH� SHULRGLFD� HG� LO� ULVSHWWR� GHOOH�
VFDGHQ]H�SUHYLVWH��7DOH�SURFHGLPHQWR�q�SLHQDPHQWH�FRHUHQWH�FRQ�TXHOOR�SUHYLVWR�SHU�O¶DJJLRUQDPHQWR�
dei coefficienti di trasformazione (art.1, co. 6 della L. 335/1995, come modificata dalla L. 247/2007) 
la cui periodicità è stata resa biennale a partire dal 2019, per motivi di coerenza. 
 
NOTA: /¶DGHJXDPHQWR� GHL� UHTXLVLWL� PLQLPL� GL� DFFHVVR� DO� SHQVLRQDPHQWR� UDSSUHVHQWD� XQ� XOWHULRUH�
rafforzamento dei meccanismi endogeni al sistema pensionistico (fra cui la revisione dei coefficienti di 
trasformazione nel sistema di calcolo contributivo) atti a conWUDVWDUH�JOL�HIIHWWL�QHJDWLYL�GHOO¶LQYHFFKLDPHQWR�
GHPRJUDILFR�VXJOL�HTXLOLEUL�ILQDQ]LDUL�GHO�VLVWHPD�SHQVLRQLVWLFR��,QROWUH��O¶DGHJXDPHQWR�GHL�UHTXLVLWL�GL�DFFHVVR�
al pensionamento produce un innalzamento del livello medio dei trattamenti pensionistici, contribuendo al 
PLJOLRUDPHQWR� GHOO¶DGHJXDWH]]D� GHOOH� SUHVWD]LRQL�� VSHFLDOPHQWH� QHOO¶DPELWR� GHO� VLVWHPD� GL� FDOFROR�
FRQWULEXWLYR��'L�VHJXLWR�VL�ULSRUWDQR�OH�WDEHOOH�FRQ�L�UHTXLVLWL�PLQLPL�GL�HWj�H�GL�FRQWULEX]LRQH�SHU�O¶DFFHVVR�DO�
pensionamento di vecchiaia, aO� SHQVLRQDPHQWR� DQWLFLSDWR� H� DOO¶DVVHJQR� VRFLDOH�� FDOFRODWL� VXOOD� EDVH�
GHOO¶HYROX]LRQH�GHOOD�VSHUDQ]D�GL�YLWD�VRWWRVWDQWH�OD�SUHYLVLRQH�GHPRJUDILFD�� LSRWHVL�FHQWUDOH��UHFHQWHPHQWH�
SURGRWWD�GDOO¶,67$7��2YYLDPHQWH�� JOL� DGHJXDPHQWL� HIIHWWLYL� VDUDQQR�TXHOOL�VWLPDWL� D� FRQVXQWLYR�GDOO¶,67$7�
secondo il procedimento previsto dalla normativa vigente.  

 

                                                             
78 /¶DGHJXDPHQWR�GHL�UHTXLVLWL�DYHQWH�GHFRUUHQ]D�������LQ�RWWHPSHUDQ]D�DO�GHWWDWR�QRUPDWLYR��DUW������FR����-bis, del Decreto Legge 
���������FRQYHUWLWR�FRQ�PRGLILFD]LRQL�FRQ�/������������q�VWDWR�DGRWWDWR�DOPHQR�GRGLFL�PHVL�SULPD�GHOOD�GHFRUUHQ]D�GHOO¶DGHJXDmento 
medesimo con Decreto Direttoriale del 6/12/2011, pubblicato in GU il 13/12/2011. Tale adeguamento è pari a 3 mesi, come previsto 
dal comma 12-ter, del Decreto Legge 78/2010 - che il primo adeguamento non possa superare i 3 mesi, anche in presenza di un 
incremento superiore della speranza di vita nel triennio precedente (come si è effettivamente verificato atteso che tale incremento in 
ULIHULPHQWR�DOO¶HWj�GL����DQQL�H�UHODWLYDPHQWH�DOOD�PHGLD�GHOOD�SRSROD]LRQH�UHVLGHQWH��WUD�O¶DQQR������H�O¶DQQR�������q�VWDWR valutato 
GDOO¶,67$7�LQ���PHVL�� 
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Tabella 10 A1 - Requisiti richiesti per la pensione di anzianità (o anticipata) 
 

 

Nota alle tab. A1 e A2: fino al 31/12/2011 si poteva accedere alla pensione con 61 anni di età con 35 anni di contributi 
�RSSXUH����FRQ������LQ�DOWHUQDWLYD�FRQ�DOPHQR����DQQL�GL�FRQWULEXWL�LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOO¶HWj�DQDJUDILFD��'DO������
erano statH�LQWURGRWWH�OH�FRVLGGHWWH�³ILQHVWUH´�SDUL�D����PHVL�SHU�L�GLSHQGHQWL�H����PHVL�SHU�JOL�Dutonomi che in partica 
aumentava di un anno i requisiti (62 con 35 o 61 con 36 e 41 anni di anzianità per i dipendenti; +6 mesi per gli 
DXWRQRPL���&RQ�O¶LQWURGX]LRQH�Gella Monti-)RUQHUR�O¶HWj�PLQLPD�SHU�DQ]LDQLWj�H�YHFFKLDLD�SDVVD�D����DQQL�����DQQL��
mentre per la vecchiaia anticipata si passa a 42 e 1 mese. 

Anno di 

pensionamento

Anni Dipendenti privati Dipendenti Pubblici Categorie tutelate * Lavoratori autonomi

Fino al 1995 35 anni 20/25 anni ** 35 anni 35 anni 

�����±����� 35 + 52 (36) 20/25 anni ** 35 + 52 (36) 35 + 56 (40)

1998 35 + 54 (36) 35 + 53 (36) 35 + 53 (36) 35 + 57 (40)

1999 35 + 55 (37) 35 + 53 (37) 35 + 53 (37) 35 + 57 (40)

2000 35 + 55 (37) 35 + 54 (37) 35 + 54 (37) 35 + 57 (40)

2001 35 + 56 (37) 35 + 55 (37) 35 + 54 (37) 35 + 58 (40)

2002 35 + 57 (37) 35 + 55 (37) 35 + 55 (37) 35 + 58 (40)

2003 35 + 57 (37) 35 + 56 (37) 35 + 55 (37) 35 + 58 (40)

�����±����� 35 + 57 (38) 35 + 57 (38) 35 + 56 (38) 35 + 58 (40)

�����±����� 35 + 57 (39) 35 + 57 (39) 35 + 58 (40)

2008 - 6/2009 35 + 59 (40) 35 + 59 (40) 35 + 60 (40)

35 + 60 (40) 35 + 60 (40) 35 + 61 (40)

36 + 59 36 + 59 36 + 60

35 + 61 oppure 35 + 61 oppure 35 + 62 oppure

36 + 60 (40) 36 + 60 (40) 36 + 61 (40)

2012

2013

2014-2015

2016-2018 ****

2021-2022 ****

2023-2024 ****

2025-2026 ****

2027-2028 ****

2029-2030 ****

2035 ****

2040 ****

(1 ��,�YDORUL�LQGLFDWL�SHU�LO�����������DGHJXDWL�DOOD�VSHUDQ]D�GL�YLWD�DFFHUWDWD�GDOO¶,67$7�H�VWDELOLWD�GDO�'0����GLFHPEUH������VRQR�VXSHUDWL�
dalla nuova previsione ottobre 2017 ISTAT (+ 5 mesi di aspettativa di vita).

**** I valori indicati dal 2021 in poi sono quelli della tabella allegata alla riforma Monti-Fornero.

45 anni e 2 mesi (44 anni 2 mesi le donne) 65 anni e 11 mesi

1�%��7UD�SDUHQWHVL�LO�UHTXLVLWR�DOWHUQDWLYR�FKH�SUHVFLQGH�GDOO¶HWj�DQDJUDILFD�

* Per categorie tutelate si intendono i dipendenti qualificati come operai (e qualifiche equivalenti) e i cosiddetti ³SUHFRFĹ � ossia coloro

che hanno versato almeno un anno intero di contributi effettivi, derivanti da attività lavorativa, prima dei 19 anni di età, i quali sino al

2005 hanno beneficiato di requisiti più accessibili.

** I requisiti richiesti erano pari a 20 anni (19 anni sei mesi ed un giorno) per i dipendenti dello Stato e 25 anni (24 anni sei mesi ed un

giorno) per i dipendenti degli enti locali e Asl. In entrambi i casi era prevista una riduzione di 5 anni a favore delle donne coniugate e/o

con prole a carico.

*** In presenza di un minimo di contribuzione effettiva di almeno 20 anni (non sono considerati utili i contributi figurativi) e a

FRQGL]LRQH�FKH�O¶DPPRQWDUH�PHQVLOH�GHOOD�SHQVLRQH�VLD�DOPHQR�SDUL�D�����YROWH�O¶DVVHJQR�VRFLDOH�

44 anni e 2 mesi (43 anni 2 mesi le donne) 64 anni e 11 mesi

44 anni e 4 mesi (43 anni 4 mesi le donne) 65 anni e 1 mese

44 anni e 10 mesi (43 anni 10 mesi le donne) 65 anni e 7 mesi

43 anni e 5 mesi (42 anni 5 mesi le donne) 64 anni e 2 mesi

43 anni e 8 mesi (42 anni 8 mesi le donne) 64 anni e 5 mesi

43 anni e 11 mesi (42 anni 11 mesi le donne) 64 anni e 8 mesi

42 anni e 10 mesi (41 anni 10 mesi le donne) 63 anni e 7 mesi

2019-2020 (1) 
43 anni e 2 mesi (42 anni 2 mesi le donne)

43 anni e 3 mesi (42 anni e 3 mesi donne)

63 anni e 11 mesi

64 anni

42 anni e 1 mese (41 anni 1 mese le donne) 63 anni ***

42 anni e 5 mese (41 anni 5 mesi le donne) 63 anni e 3 mesi

42 anni e 6 mesi (41 anni 6 mesi le donne) 63 anni e 3 mesi

Tutti Assicurati post 31/12/1995

Età

�������±�����

2011



169 
 

Tabella 10 A 2 

 
 

 
:HOIDUH�D]LHQGDOH��/H�SULQFLSDOL�QRYLWj�LQ�WHPD�GL�ZHOIDUH�D]LHQGDOH�ULJXDUGDQR�SULQFLSDOPHQWH�GXH�
DPELWL��OD�WDVVD]LRQH�DJHYRODWD�SHU�L�SUHPL�GL�SURGXWWLYLWj��FRQ�XQ�DXPHQWR�GHOOD�GHWDVVD]LRQH�FKH�
FRLQYROJH�L� ODYRUDWRUL�FKH�JXDGDJQDQR�ILQR�D��������HXUR�GL�UHGGLWR�DQQXR��HUDQR��������HXUR�QHO�
�������FRQ�XQ�WHWWR�PDVVLPR�GL�GHGXFLELOLWj�SDUL�D�������HXUR��HUDQR�������QHO������SHU�L�ODYRUDWRUL�
FRLQYROWL�QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�D]LHQGDOH��WDOH�OLPLWH�ULPDQH�YDOLGR�DQFRUD�RJJL�VROR�SHU�L�FRQWUDWWL�DQWH�
������������L�SUHPL�GL�SURGXWWLYLWj�YHUVDWL�DL�IRQGL�SHQVLRQH�VRQR�HVHQWL�GD�WDVVD]LRQH�DQFKH�QHO�FDVR�
LQ�FXL�OD�FRQWULEX]LRQH�WRWDOH�DO�IRQGR�SHQVLRQH�VXSHUL�LO�OLPLWH�PDVVLPR�GL�GHGXFLELOLWj�SDUL�D����������
HXUR�� VWHVVD� FRVD� SHU� L� IRQGL� VDQLWDUL� FKH� KDQQR� XQ� SODIRQG� GL� ��������� HXUR�� Ê� DOWUHVu� SRVVLELOH�
XWLOL]]DUH�L�SUHPL�GL�SURGXWWLYLWj�SHU�OD�QRQ�DXWRVXIILFLHQ]D��/7&��H�SHU�DOWUH�IRUPH�GL�ZHOIDUH�� 
 
 
 
 
 
 

Anno di pensionamento

Anni Dipendenti privati Dipendenti Pubblici Autonomi

Fino al 1993 60 uomini e 55 donne 65 uomini e donne 65 uomini e 60 donne

Dal 1/1/1994 al 30/06/1995 61 uomini e 56 donne 65 uomini e 60 donne 65 uomini e 60 donne

Dal 1/7/1995 al 31/12/1996 62 uomini e 57 donne 65 uomini e 60 donne 65 uomini e 60 donne

Dal 1/1/1997 al 30/06/1998 63 uomini e 58 donne 65 uomini e 60 donne 65 uomini e 60 donne

Dal 1/1/1998 al 31/12/1999 64 uomini e 59 donne 65 uomini e 60 donne 65 uomini e 60 donne

Dal 1/1/2000 al 31/12/2009 65 uomini e 60 donne 65 uomini e 60 donne 65 uomini e 60 donne

�����±����� 65 uomini e 60 donne 65 uomini e 61 donne* 65 uomini e 60 donne

2012 66 uomini e 62 donne 66 uomini e donne 66 uomini e 63 e 6 mesi donne

2013
66 e 3 mesi uomini 62 e 3 mesi
donne

66 e 3 mesi uomini e donne
66 e 3 mesi uomini e 63 e 9 mesi
donne

2014-2015
66 e 3 mesi uomini e 63 e 9 mesi
donne

66 e 3 mesi uomini e donne
66 e 3 mesi uomini e 64 e 9 mesi
donne

66 e 7 mesi uomini e 66 e 7 mesi uomini e 

65 e 7 mesi donne 66 e 1 mese donne

2018 66 e 7 mesi uomini e donne 66 e 7 mesi uomini e donne 66 e 7 mesi uomini e donne

66 e 11 mesi M e F 66 e 11 mesi M e F 66 e 11 mesi M e F 

67 anni per M e F 67 anni per M e F 67 anni per M e F

2021-2022 *** 67 e 2 mesi uomini e donne 67 e 2 mesi uomini e donne 67 e 2 mesi uomini e donne

2025 67 e 8 mesi uomini e donne 67 e 8 mesi uomini e donne 67 e 8 mesi uomini e donne

2030 68 e 1 mese uomini e donne 68 e 1 mese uomini e donne 68 e 1 mese uomini e donne

2035 68 e 7 mesi uomini e donne 68 e 7 mesi uomini e donne 68 e 7 mesi uomini e donne

2040 68 e 11 mesi uomini e donne 68 e 11 mesi uomini e donne 68 e 11 mesi uomini e donne

2045 69 e 3 mesi uomini e donne 69 e 3 mesi uomini e donne 69 e 3 mesi uomini e donne

2050 69 e 9 mesi uomini e donne 69 e 9 mesi uomini e donne 69 e 9 mesi uomini e donne

7DEHOOD�$���(YROX]LRQH�GHOO¶HWj�SHQVLRQDELOH

* Per le dipendenti pubbliche il requisito anagrafico di 61 anni è stato disposto dalla legge n. 122/2010, in seguito alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 (causa C-46/07) che ha riconosciuto al regime Inpdap, O¶HQWH di previdenza dei pubblici
dipendenti, natura di regime professionale ed ha quindi ritenuto non legittima la diversa età pensionabile richiesta alle donne.

(1) La riforma Monti-Fornero prevedeva che a partire dal 2021 O¶HWj del pensionamento fosse non inferiore a 67 anni di età. La nuova previsione
,67$7�GL�RWWREUH������KD�SUHYLVWR�XQ�LQFUHPHQWR�GHOOD�DVSHWWDWLYD�GL�YLWD�GL���PHVL�SRUWDQGR�D����O¶HWj�PLQLPD�GL�SHQVLRQDPHQWR�JLj�GDO������

***I valori indicati dal 2021 in poi sono adeguati alla speranza di vita sulla base delle stime fornite GDOO¶,67$7 allegate alla riforma Monti-
Fornero (legge n.214/2011).

Età

2016-2017 66 e 7 mesi uomini e donne

2019-2020 (1)
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$SSURIRQGLPHQWR����/¶LQGLFL]]D]LRQH�GHOOH�SHQVLRQL 
 
'D�FLUFD����DQQL�q� LQ�YLJRUH�XQ�PHFFDQLVPR�FKH��LQ� OLQHD�JHQHUDOH��SUHYHGH�O¶LQGLFL]]D]LRQH�SLHQD�
solo per le quote di pensioni più basse e una parziale per le quote di pensioni superiori. Sulle 
indicizzazioni ci sono stati molti interventi, spesso contradGLWRUL� H� FRQ� O¶XQLFR� VFRSR� GL� SURGXUUH�
risparmi di cassa che però non hanno mai avuto una finalizzazione di sostegno al sistema delle 
pensioni; in alcuni periodi le pensioni non hanno ricevuto alcuna perequazione mentre in altri le 
prestazioni hanno subito differenti indicizzazioni che hanno tuttavia prodotto una riduzione 
strutturale e non più recuperabile nel valore delle prestazioni; per questo la Suprema Corte e la 
Cassazione si sono espresse negativamente verso questi provvedimenti. 
 
2007 e anni precedenti: Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte 
il trattamento minimo (fino a 1.382,91 euro lordi mensili); 90% sulla quota di pensione compresa tra 
3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.382,92 a 2.304,85 euro lordi mensili): 75% sulla quota di 
pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.304,86 euro lordi mensili). 
2009-2010: Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento 
minimo (fino a 2.217,80 euro lordi mensili del 2009 e 2.288,80 euro del 2010); 75% sulla quota di 
pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.217,81 euro lordi mensili del 2009 e da 
2.288,81 euro nel 2010).  
2011: Terminato il triennio previsto di ampliamento della quota di pensione coperta integralmente 
GDOO¶LQIOD]LRQH��VL�WRUQD�DOOD�VLWXD]LRQH�GHO�2007. 
2012-2013: Il governo Monti, con la manovra «salva Italia» di fine 2011, blocca la perequazione per 
OH�SHQVLRQL�G¶LPSRUWR�VXSHULRUH�D���YROWH�LO�PLQLPR�SHU�JOL�DQQL������H�2013. - Indicizzazione al 100% 
del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.405,05 euro lordi 
mensili nel 2012, e 1.443 nel 2013). Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono 
alcuna rivalutazione. 
2012-2016: Il Decreto Legge 65/2015 (convertito in L. 109/2015), emanato in seguito alla sentenza 
GHOOD�&RUWH�&RVWLWX]LRQDOH�FKH�KD�ERFFLDWR�LO�³EORFFR´�GHOO¶LQGLFL]]D]LRQH�SHU�LO�ELHQQLR�����������
delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo, ha sostanzialmente riformulato le regole 
come segue. 
 

Per gli anni 2012 e 2013: 
x 100% dell'ISTAT fino a 3 volte il minimo INPS; 40% oltre 3 e fino a 4 volte il minimo; 
x 20% oltre 4 e fino a 5 volte il minimo; 10% oltre 5 e fino a sei volte il minimo; 
x nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.  
Per gli anni 2014 e 2015: 
x 100% dell'ISTAT fino a tre volte il minimo INPS; 8% oltre tre e fino a quattro volte il minimo; 
x 4% oltre quattro e fino a cinque volte il minimo; 2% oltre cinque e fino a sei volte il minimo; 
x nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.  
Per il 2016: 
x 100% dell'ISTAT fino a tre volte il minimo INPS; 20% oltre tre e fino a 4 volte il minimo; 
x 10% oltre 4 e fino a 5 volte il minimo; 5% oltre 5 e fino a 6 volte il minimo; 
x nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.  

 

'DO� ����� DYUHEEH� GRYXWR� HVVHUH� ULSULVWLQDWD� O¶LQGLFL]]D]LRQH� SUHFHGHQWHPHQWH� LQ� YLJRUH�� RVVLD�
indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo; 
90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo; 75% sulla quota di 
pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo ma la Legge di Stabilità 2016 L. 208/2015 ha 
prorogato il regime provvisorio in vigore nel 2015 a tutto il 2018. 
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       Indicizzazione 2012 
Importo della pensione al dicembre 2011 Aumento 
Fino a 1.406 euro +2,7% (100% ISTAT) 
Da 1.406 a 1.924 euro +1,08% (40% ISTAT) 
Da 1.924 a 2.405 euro +0,54% (20% ISTAT) 
Da 2.405 a 2.886 euro +0,27% (10% ISTAT) 
Oltre 2.886 euro  0 

 
       Indicizzazione 2013 

Importo della pensione al dicembre 2012 Aumento 
Fino a 1.443 euro +3% (100% ISTAT) 
Da 1.443 a 2.405 euro +1,2% (40% ISTAT) 
Da 2.405 a 2.477 euro +0,6% (20% ISTAT) 
Da 2.477 a 2.973 euro +0,3% (10% ISTAT) 
Oltre 2.973 euro 0 

 
      Indicizzazione 2014 

Importo della pensione al dicembre 2013 Aumento 
Fino 1.487 euro +1,2% (100% ISTAT) 
Da 1.487 a 1.982 euro +0,096 (8% ISTAT) 
Da1.982 a 2.478 euro +0,048% (4% ISTAT) 
Da 2.478 a 2.973 euro +0,024% (2% ISTAT) 
Oltre 2.973 euro 0 

 
       Indicizzazione 2015 

Importo della pensione al dicembre 
2014 

Aumento provvisorio Aumento definitivo 

Fino a 1.503 euro  +0,30% (100% ISTAT) +0,20% (100% ISTAT) 
Da 1.503 a 2.004 euro +0,285% (95% ISTAT) +0,190% (95% ISTAT) 
Da 2.004 a 2.505 euro +0,225% (75% ISTAT) +0,015% (75% ISTAT) 
Da 2.505 a 3.006 euro +0,0150% (50% ISTAT) +0,01% (50% ISTAT) 
Oltre 3.006 euro +0,135% (45% ISTAT) +0,09% (45% ISTAT) 

 
Indicizzazione delle pensioni per il 2017 
/¶LQGLFH� ,67$7� GHOO¶LQIOD]LRQH� ����� q� ULVXOWDWR� QHJDWLYR� H� SHUWDQWR� GDOO¶��������� QRQ� q� VWDWD�
ULFRQRVFLXWD�DOFXQD�ULYDOXWD]LRQH�GHOOH�SHQVLRQL��TXLQGL�QHVVXQ�DXPHQWR�GHOO¶DVVHJQR�,136��,QROWUH��
SRLFKp�O¶LQGLFH�GL�LQIOD]LRQH�SURYYLVRULR�SHU�OD�ULYDOXWD]LRQH delle pensioni nel 2015 era stabilito nello 
������ PD� q� VWDWR� GHILQLWLYDPHQWH� ILVVDWR� GDOO¶,67$7� QHOOR� ������ GDOO¶��������� OH� SHQVLRQL� VL�
sarebbero dovute ridurre di quanto corrisposto in più nel 2015, cioè lo 0,1%. Per evitare una 
rivalutazione negativa, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che a gennaio fossero posti in pagamento 
JOL�LPSRUWL�³FRUUHWWL´�VXOOD�EDVH�GHOO¶LQIOD]LRQH�GHILQLWLYD�������PD�VHQ]D�DOFXQD�WUDWWHQXWD�ULIHULWD�DO�
2015. Il conguaglio si sarebbe dovuto effettuare nel 2017, cosa che non è avvenuta. Il termine del 
conguaglio (grazie al c.d. Legge Milleproroghe) è slittato al 2018. 
 
Rivalutazione delle pensioni per il 2018 
Sulla base del decreto interministeriale MEF e MLPS del 20 novembre 2017 che recepisce il dato 
relativo al tasso di inflazione comunicato dall'ISTAT nei primi nove mesi del 2017, le pensioni dopo 
due anni di indicizzazione pari a zero GDOO¶��������� VRQR� ULYDOXWDWH� LQ�PLVXUD� SDUL� DOO
����� per 
recuperare la perdita del potere d'acquisto registrata nel 2017. ,O� PHFFDQLVPR� G¶LQGLFL]]D]LRQH��
penalizzante rispetto a quello ordinario previsto dalla L. 388 del 2000 (100% fino a tre volte il 
minimo; 90% sulla parte di pensione tra 3 e 5 volte il minimo e 75% sulla restante parte di pensione) 
è quello LQWURGRWWR� GDOOD� /�� ��������� GDOO¶1/1/2014 e prorogato dalla L. 208 del 2015 sino al 
31/12/2018 che ha ridotto rispetto al passato l'indicizzazione al costo della vita per le pensioni di 
importo medio-alto.  
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La rivalutazione continuerà a essere applicata per fasce complessive di importo e non per scaglioni, 
il che significa che la pensione di 3.050 euro verrà rivalutata interamente dello 0,495 e non per 
scaglioni.   
 
x Pensioni fino a tre volte il minimo��ULYDOXWD]LRQH�DO������H�DXPHQWR�GHOO¶1,1% 
x Pensioni fra tre e quattro volte il minimo: si ULYDOXWDQR�DO������TXLQGL�QHO������VDOLUDQQR�GHOO¶1,045% 
x Pensioni fra quattro e cinque volte il minimo: adeguamento al 75%, quindi aumento dello 0,825% 
x Pensioni fra cinque e sei volte il minimo: indicizzazione al 50%, quindi aumento dello 0,55% 
x Pensioni sopra sei volte il minimo: indicizzazione al 45%, quindi aumento dello 0,495% 
4XHVWL�DGHJXDPHQWL�VDUDQQR�SRL�FRQJXDJOLDWL�QHO�������LQ�EDVH�DOO¶LQIOD]LRQH�UHDOH��FKH�GHWHUPLQHUj�OD�FRQVHJXHQWH�
variazione del calcolo della perequazione delle pensioni.  

In pratica un soggetto andato in pensione nel 2000 e che ha avuto la prima rivalutazione nel 2001 
per effetto delle mancate o parziali indicizzazioni ha perso in termini reali oltre il 13%. Negli ultimi 
���DQQL��SHQVLRQDWR�QHO��������ROWUH�O¶��� 

Tabella 10.3 ± /D�ULYDOXWD]LRQH�GHOOH�SHQVLRQL�DOO¶LQIOD]LRQH�QHO�WHPSR  

 

Il GHFUHWR�GHO�0LQLVWHUR�GHOO¶(FRQRPLD�H�GHOOH�)LQDQ]H�GDWDWR 16 novembre 2018, e pubblicato in GU 
il 26 novembre, ILVVD�DOO¶1,1% il tasso di perequazione sulle pensioni sia per il periodo compreso dal 
���JHQQDLR�DO����GLFHPEUH������FKH�SHU�LO�������LQIDWWL� O¶LQGLFH�SUHYLVWR�SHU�LO������QRQ�KD�VXELWR�
YDULD]LRQH�ULVSHWWR�D�TXHOOR�SURYYLVRULR�GHOO¶������H�TXLQGL�non ci sarà alcun conguaglio nel 2019, 
mentre la perequazione SURYYLVRULD�SHU�LO������FRPSRUWHUj�O¶DXPHQWR�GHOO¶�,10%.  

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto per il triennio 2019-2021 una revisione del meccanismo di 
indicizzazione nei termini indicati in tabella 10.3. 

La modifica normativa prevede, inoltre��D�SDUWLUH�GDOO¶DQQR�������XQD�ULGX]LRQH�WHPSRUDQHD�SHU�OD�
durata di 5 anni delle pensioni dirette di vecchiaia e anzianità/anticipate con quote di pensione 
calcolate con metodo retributivo nei casi di titolari di reddito pensionistico superiore a 100.000 euro. 
La misura del contributo è determinata per fasce di importo della pensione sulla base delle seguenti 

Classe importo 

pensione/

Anno

1996       

Prodi

1997-1998 

 Prodi - 

Dalema

1999-2001  

Amato

2002-2008  

Berlusconi 

(2001/6); Prodi 

(2006- 2/2008)

2009-2010   

Berlusconi 

(5/2008 - 

11/2011)

2011

2012-2013   

Monti (11/2011 - 

4/2013); Letta 

(4/2013- 2/2014)

2014

Letta

2015  Renzi 

(2/2014 -

12/2016)

2016
2017-2018 

Gentiloni

2019       

Conte

Riferimento 

normativo

L. 449/97 - 
448/98

L. 449/97 - 
448/98

L.  388/2000 che 
richiama L 

.448/98 

L. 247/2007 e 
D.L. 81/2008

L. 
388/2002

D.L. 201/2011 L. 147/2013
L. 147/2013 e 
L. 208/2015 

L. 147/2013 e 
L. 208/2015 

L. 147/2013 e 
L. 208/2015 

Legge di 
Bilancio 

2019

Fino a 2 volte il 

TM (1) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Da 2 a 3 volte il 

TM 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
da 3 a 4 volte il 

TM 75% 75% 75% 90% 100% 90% 0%  (4) 40% 90% 95% 95% 95% 97%
da 4 a 5 volte il 

TM 75% 75% 75% 90% 100% 90% 0%  (4) 20% 75% 75% 75% 75% 77%
da 5 a 6 volte il 

TM 75% 75% (2) 30% 75% 75% 75% 0%  (4) 10% 50% 50% 50% 50% 52%
da 6 a 8 volte il 

TM 75% 75% (2) 30% 75% 75% 75% 0% 13,08 fisso 45% 45% 45% 47%
da 8 a 9 volte il 

TM 75% 75% (2) 0% 75% (3) 75% 75% 0% 13,08 fisso 45% 45% 45% 45%
Oltre 9 volte il 

TM 75% 75% (2) 0% 75% (3) 75% 75% 0% 13,08 fisso 45% 45% 45% 40%

inflazione in % 3,90% 1998 2,0% 2001 2,8% 2008 3,3% 2010 1,5% 2,80% 2013 1,2% 0,20% 0,10% -0,10%
2017 1,2% 
2018 1,1%

����3HU�70�VL�LQWHQGH��7UDWWDPHQWR�0LQLPR���LO�WUDWWDPHQWR�DO�PLQLPR�q�SDUL�SHU�O
DQQR������D��������¼�ORUGL�SHU����PHQVLOLWj�
(2) In base all'articolo 59 della legge 449/97, per motivi di finanza pubblica per il 1998,  la rivalutazione per le pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata azzerata. 

(3) In base all'art. 1, comma 19, Legge 247/2007 (legge Damiano), per il solo 2008, la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il TM è stata azzerata
(4) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con il cosiddetto decreto Poletti (L. 65/2015) a queste 3 classi d'importo è stata riconosciuta la rivalutazione del 40% tra 3 e 4 volte il minimo, 20% da 4 
fino a 5 volte il TM e 10% tra 5 e 6 volte il TM; che viene maggiorata del 20% per il periodo 2014/2015 e del 50% dal 2016 in poi, oltre all'incremento perequativo del 2014 con legge n. 147, che verranno 
corrisposte dall'agosto 2015 in poi.
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aliquote marginali e tenendo conto della distribuzione dei soggetti in base al reddito pensionistico a 
settembre 2018: 

Classe di importo 
annuo lordo 

Aliquote marginali di 
riduzione Numero 

100.000 - 130.000 15% 16.644 
130.001 - 200.000 25% 6.665 
200.001 - 350.000 30% 873 
350.001 - 500.000 35% 82 

oltre 500.000 40% 23 

Nella tabella che segue sono riportati i risparmi al lordo e al netto degli effetti fiscali per il periodo 
2019-�����FRQVHJXHQWH�LO�ULFDOFROR��FRQVLGHUDQGR�XQ¶DOLTXRWD�fiscale del 45%. 

Anno Al lordo degli effetti fiscali Al netto degli effetti fiscali 

2019 138,4 76,1 
2020 144,7 79,6 
2021 151,5 83,3 
2022 157,7 86,7 
2023 163,4 89,9 

 

Tabella 10.4 ± Importi delle prestazioni sociali 

Prestazione 2014 2015 2016 - 2017 2018 2019 
Trattamento minimo 500,88 502,39 501,89 507,42 513,01 
Assegno sociale 447,17 448,52 447,62 453 457,99 
Pensione sociale 368,52 369,63 368,89 373,33 377,44 
Ex Milione al mese 637.32 638,83 637,82 643,86 648,05 
Pensione Invalidità civile 278,91 279,75 279,47 282,54 285,66 
Indennità 
accompagnamento 504,07 508,55 508,83 514,14 519,71 

14° mensilità (annuale)*         660 
Social card (annuale)**         480 

I dati relativi al 2018 sono rivalutati ad una inflazione pari al 1,1% (DM 20/11/2017); dati 2019 provvisori sulla base 
dell'inflazione 2018 indicata con Decreto MEF del 19 novembre pubblicato in GU il 26 novembre 2018. 
*L'importo dipende dal reddito e dagli anni di contribuzione; il valore riportato in tabella rappresenta il livello massimo 
** Si intende la carta acquisti ordinaria da 80 euro a cadenza bimestrale. 
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Approfondimento 3: /¶HYROX]LRQH�GHOOH�DOLTXRWH�FRQWULEXWLYH 
 
Negli ultimi 20 anni le aliquote contributive hanno subìto una evoluzione iniziata, per quanto riguarda 
il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con il decreto interministeriale del 21/2/1996, in attuazione 
GHOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� GHOOD� L. 335/1995 (Riforma Dini), che ha elevato al 32% (27,57 +4,43) 
O¶DOLTXRWD� GL� ILQDQ]LDPHQWR� FRQ� FRQWHVWXDOH� ULGX]LRQH� GHOOH� DOLTXRWH� GRYXWH� SHU� TBC (0,14%), 
indennità economiche di maternità (0,57%) e CUAF (3,72%).  
 
Nei casi in cui la variazione delle suddette aliquote non ha consentito di raggiungere alO¶����1996 
O¶DXPHQWR�GL������SXQWL�SHUFHQWXDOL�GHOO¶DOLTXRWD�)3/'��SHU�YLD�GHOOD�HQWLWj�GHOOH�DOLTXRWH��RYYHUR�D�
causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere è stato scaglionato, mediante un incremento dello 
0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dalO¶1/1/1997. Pertanto, a decorrere dalO¶ 
1/1/2005, i datori di lavoro che si trovavano nelle suddette condizioni, hanno dovuto aumentare la 
quota destinata al FPLD di un ulteriore 0,50% sino al raggiungimento del 32%, cui si aggiungeva lo 
0,70% ex GESCAL (finanziamento case popolari). La legge Finanziaria 2007 (art. 27 L. 30/1997) ha 
GHILQLWLYDPHQWH� HOHYDWR� O¶DOLTXRWD� GHO� )3/'� DO� ����� 1XPHURVL� SURYYHGLPHQWL� VXFFHVVLYL� VRQR�
intervenuti sulle aliquote degli artigiani, commercianti e collaboratori. Questa la tabella riepilogativa 
GHOO¶HYROX]LRQH�GHOOH�YDULH�DOLTXRWH�� 
 
Come si può notare dalle tabelle successive, tutti i Governi succedutisi in questi 55 anni hanno optato, 
per tenere in HTXLOLEULR�LO�VLVWHPD�SHQVLRQLVWLFR��SHU�O¶DXPHQWR�GHOOH�DOLTXRWH�FRQWULEXWLYH��VH�TXHVWD�
opzione è stata corretta fino al 1987 per i dipendenti e fino al 2007 per i lavoratori autonomi, 
successivamente si è verificata penalizzante per il costo del lavoro che è stato appesantito a scapito 
GHOOD�FRPSHWLWLYLWj�GHO�3DHVH��FUROODWD�TXDQGR�VRQR�ILQLWH�FRQ�O¶HXUR��OH�VYDOXWD]LRQL�FRPSHWLWLYH��/D�
Monti-Fornero ha ulteriormente peggiorato la situazione.    
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Tabella 10.5 
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Decorrenza Dipendenti Artigiani Commercianti (*) Collaboratori (**) 
1/1/2011 33% 20% 20,09% 26,72 (17%) 
1/1/2012 33% 21,3% 21,39% 27,72 (18%) 
1/1/2013 33% 21,75% 21,84% 28,72 (20%) 
1/1/2014 33% 22,20% 22,29% 28,72 (22%) 
1/1/2015 33% 22,65% 22,84% 30,72 (23,50%) 
1/1/2016 33% 23,10% 23,29% 31,72 (24%) 
1/1/2017 33% 23,55% 23,74% 32,72 (24%) 
Dal 2018 33% 24% 24,09% 33,72 (24%) 
�/¶DOLTXRWD�GHJOL� LVFULWWL�DOOD�*HVWRQH�&RPPHUFLDQWL� FRQWLHQH�DO� VXR� LQWHUQR�XQD�PDJJLRUD]LRQH�SDUL�DOOR��������VLQR�DO�����), 
destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (art. 5, D.lgs. 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti che hanno 
FHVVDWR�O¶DWWLYLWj��H�UHVWLWXLWR�OD�OLFHQ]D���ULFRQRVFHQGR�ORUR�XQ�LQGHQQL]]R�SDUL�DO�PLQLPR�GL�SHQVLRQH� INPS per la durata massima di 
tre anni. 
�7UD�SDUHQWHVL� O¶DOLTXRWD�GRYXWD�GDL�VRJJHWWL� LVFULWWL� D�XQD�JHVWLRQH�SUHYLGHQ]LDOH�R�WLWRODUL�GL�SHQVione. I titolari di partita IVA 
EHQHILFLDQR�GL�XQ¶DOLTXRWD�ULGRWWD�DO�������, 27,57% dalO¶1/10/1995 al 31/12/1995. 

 
Nel 2017 le aliquote contributive hanno subito una variazione per i soli lavoratori autonomi. 
Lavoratori dipendenti: /¶DOLTXRWD�GHVWLQDWD�DO�)RQGR�SHQVLRQL�ULPDQH�ILVVDWD�QHO������GL�FXL�������
a carico dell'azienda e 9,19 a carico del lavoratore (con la sola eccezione della quota a carico del 
dipendente che nel 2017 è salita al 10,19% per la fascia di retribuzione mensile eccedente i 3.844 
euro). 
Artigiani e commercianti: La Riforma Monti-)RUQHUR�SUHYHGH�XQ�DXPHQWR�SURJUHVVLYR�GHOO¶DOLTXRWD�
contributiva nella misura dello 0,45%, a partire dal 2013, sino a raggiungere il 24% dal 2018. Ciò 
significa che nel 2017 gli artigiani dovranno applicare il 23,55% sul reddito d'impresa (dichiarato al 
FISCO) sino a 46.123 euro e il 24,55% sulla quota di reddito compreso tra 46.124 e 76.872 euro, 
massimale imponibile per il 2017. Mentre i commercianti, la cui aliquota anche per il 2017 è 
maggiorata di uno 0,09%, destinato al fondo per la razionalizzazione della rete commerciale (per 
favorire la cosiddetta rottamazione negozi), dovranno applicare il 23,64% sulla fascia di reddito sino 
a 46.123 euro e il 24,64% sulla quota compresa tra 46.123 e 76.872 euro.  
Nel 2017 il minimale di reddito imponibile ai fini del calcolo rimane pari a 15.548 euro, per cui il 
contributo minimo (comprensivo della quota di maternità) dovuta dagli artigiani è di 3.662 euro; 
mentre quella dovuta dai commercianti di 3.676 euro.   

Tabella 10.6 

 

Soggetti interessati Carico contributivo 2016 Carico contributivo 2017

-   9,19% sino a 46.123 euro -    9,19% sino a 46.123 euro

-  10,19% da 46.123 in poi -  10,19% da 46.123 in poi

- 23,10% sino a 46.123 euro - 23,55% sino a 46.123 euro

- 24,10% da 46.123 a 76.872 euro - 24,55% da 46.123 a 76.872 euro

- 23,19% sino a 46.123 euro - 23,64% sino a 46.123 euro

- 24,19% da 46.123 a 76.872 euro - 24,64% da 46.123 a 76.872 euro

- 27,72% entro il massimale di - 25,72% entro il massimale di 

  100.324 euro  100.324 euro

- 31,72% entro il massimale di - 32,72% entro il massimale di 

  100.324 euro   100.324 euro

- 24,00% entro il massimale di  - 24,00% entro il massimale di  

  100.324 euro   100.324 euro

- 31,72% entro il massimale di - 32,72% entro il massimale di 

  100.324 euro 100.324euro
Associati in partecipazione

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E MASSIMALI

Lavoratori dipendenti

Artigiani

Commercianti

Parasubordinati titolari di partita Iva non 
assicurati obbligatoriamente, né pensionati

Parasubordinati non assicurati 
obbligatoriamente, né pensionati

Parasubordinati già assicurati 
obbligatoriamente, o pensionati 
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Parasubordinati: Nel 2017 O¶DOLTXRWD�FRQWULEXWLYD�GRYXWD�GDL�SDUDVXERUGLQDWL�H�GDJOL�³DVVRFLDWL� LQ�
SDUWHFLSD]LRQH´�VDOH�GL�XQ�SXQWR����������5LPDQH�LQYHFH�IHUPD�DO�����TXHOOD�GRYXWD�GD�FRORUR�FKH�
risultano già assicurati o titolari di pensione diretta. Retrocede infine definitivamente al 25,72% la 
quota dovuta dai titolari di partita IVA ³VDOYDJXDUGDWL´�GDOOD�Legge di Bilancio 2017.   

Approfondimento 4��,O�FDOFROR�FRQWULEXWLYR�H�O¶XWLOL]]R�GHL�FRHIILFLHQWL 

Con il D.M del 22 giugno 2015 sono stati rideterminati i coefficienti da utilizzare dal 2016 al 2018 
per il calcolo della pensione con il metodo contributivo. Rispetto ai valori utilizzati nel triennio 2013-
2015, i nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione, che a seconda dell'età di accesso alla 
SHQVLRQH��YDULD�GD�XQ�PLQLPR�GHOO¶�����D�XQ�PDVVLPR�GHO��������Il metodo di calcolo contributivo è 
il perno su cui ruota la Riforma Dini del 1995 in cui la pensione è strettamente collegata alla 
FRQWULEX]LRQH� YHUVDWD� QHOO¶DUFR� GHOO¶LQWHUa vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni come 
avveniva con il sistema retributivo.  

Come funziona79: Il metodo contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Il 
ODYRUDWRUH�SURYYHGH��FRQ� LO�FRQFRUVR�GHOO¶D]LHQGD��DG�DFFDQWRQDUH�DQQXDOPHQWH� LO�����GHO�SURSULR�
stipendio (i lavoratori autonomi il 24% del reddito). Il capitale versato produce una sorta di interesse 
composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL (il Prodotto interno lordo) e 
DOO¶LQIOD]LRQH��6L�SXz�GLUH��TXLQGL��FKH�SL��FUHVFH�O¶$]LHQGD�,WDOLD��PDJJLRUL�VDUDQQR�OH�UHQGLWH�VX�FXL�
si potrà contare. Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei 
YHUVDPHQWL�HIIHWWXDWL��VL�DSSOLFD�XQ�FRHIILFLHQWH�GL�FRQYHUVLRQH�FKH�FUHVFH�FRQ�O¶DXPHQWDUH�GHOO¶HWj��Il 
metodo contributivo si differenzia da quello retributivo anche su un altro punto fondamentale: 
O¶HVLVWHQ]D�GL�XQ�WHWWR�FRQWULEXWLYR-pensionabile. In pratica, un limite oltre il quale non sono dovuti i 
contributi e la pensione viene calcolata fino al massimale contributivo-prestazionale. Il massimale 
viene annualmente rivalutato sulla basH�GHOO¶LQGLFH�ISTAT GHL�SUH]]L�DO�FRQVXPR�H�LO�YDORUH�SHU�O¶DQQR�
2018 è pari a 101.427 euro.  

Questo significa, ad esempio, che la quota pensionistica di accantonamento annuo nel 2018 non può 
superare 33.204 euro per i dipendenti e i 24.367 euro per gli artigiani e commercianti, rispettivamente 
il 33% ed il 24% del tetto.  

I coefficienti: I coefficienti originari indicati nella L. 335/1995 avrebbero dovuto essere rivisti e 
DJJLRUQDWL� VHJXHQGR� O¶DQGDPHQWR�GHOOD�FRVLGGHWWD� VSHUDQ]D�GL� YLWD� �FDOFRODWD�GDOO¶,STAT) ogni 10 
anni. Per cui, la prima revisione sarebbe dovuta avvenire nel 2006. Ma non se ne fece nulla sino al 
2010. DDO����JHQQDLR�GL�TXHOO¶DQQR��LQIDWWL��SHU�HIIHWWR�GHOOD�Riforma Prodi-Damiano (art. 1, comma 
14, L. 247/2007) sono scattati i nuovi valori, insieme con la previsione della loro rideterminazione 
con cadenza triennale sino al 2018 e biennale a partire dal 2019. 

/H�SHQVLRQL�VDUDQQR�SURSRU]LRQDWH�DO�WRWDOH�GHL�FRQWULEXWL�YHUVDWL�H�DOO¶HWj�GL�SHQVLRQDPHQWR��3HU�DYHUH�
pensioni più alte occorre restare al lavoro qualche anno in più, rispetto al passato, come previsto dalla 
QRUPDWLYD�YLJHQWH�SURSULR�SHUFKp�O¶DVSHWWDWLYD�GL�YLWD�DXPHQWD��8Q�HVHPSLR�WLSR��VL�YHGD�OD�WDEHOOD�
che segue): per ottenere lo stesso coefficiente previsto nella originaria Legge Dini a 65 anni di età, 
nel triennio 2016-2018 bisognava lavorare 4 anni in più, fino a 69 anni, ma occorre tenere presente 
FKH�O¶DVSHWWDWLYD�GL�YLWD�q�DXPHQWDWD�GL�ROWUH���DQQL�H�TXLQGL�OD�SHQVLRQH�VL�SUHQGHUj�SHU���DQQL�LQ�SL���
nel biennio 2019-2021, invece, lo stesso coefficiente si otterrà tra i 69 e i 70 anni, dovendo quindi 
lavorare circa 4-5 anni in più rispetto a quanto previsto dalla Legge Dini. 

                                                             
79 Ulteriori approfondimenti relativi al metodo di calcolo della pensione e alle altre regole del sistema pensionistico italiano (requisiti 
SHU� O¶DFFHVVR� DOOD� SHQVLRQH�� LQGLFL]]D]LRQH�� HWF��� GHVFULWWH� LQ� TXHVWD� $SSHQGLFH� VRQR GLVSRQLELOL� VXO� SRUWDOH� G¶LQIRUPD]LRQH�
Pensioni&Lavoro: www.pensionielavoro.it 
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Tabella 10.7 

 

 
 
Approfondimento 5: Serie storica delle pensioni liquidate e situazione delle pensioni 
vigenti 
 
Nella Tabella 10.8 è riportata la serie storica delle pensioni liquidate ogni anno dal 2003 al 2017 e il 
flusso delle pensioni liquidate nel terzo trimestre del 2018; nella Tabella 10.9 sono evidenziate le 
SHQVLRQL�YLJHQWL�DOO¶��������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

Età alla 

decorrenza 

della 

pensione

1996- 2009 2010 - 2012

% di riduzione 

rispetto ai 

precedenti 

coefficienti

2013 - 2015

% di riduzione 

rispetto ai 

precedenti 

coefficienti

2016 - 2018

% di riduzione 

rispetto ai 

precedenti 

coefficienti

2019 -2020          
primo biennale

% di riduzione 

rispetto ai 

precedenti 

coefficienti

% di riduzione 

rispetto ai 

coefficienti 

1996/2009

57 4,720 4,419 -6,38% 4,304 -2,60% 4,246 -1,35% 4,200 1,08% 11,017
58 4,860 4,538 -6,63% 4,416 -2,69% 4,354 -1,41% 4,304 1,15% 11,440
59 5,006 4,664 -6,83% 4,535 -2,77% 4,468 -1,48% 4,414 1,21% 11,826
60 5,163 4,798 -7,07% 4,661 -2,86% 4,589 -1,55% 4,532 1,24% 12,222
61 5,334 4,94 -7,39 4,796 -2,91% 4,719 -1,61% 4,657 1,31% 12,692
62 5,514 5,093 -7,64 4,94 -3,01% 4,856 -1,70% 4,790 1,36% 13,130
63 5,706 5,257 -7,87 5,094 -3,11% 5,002 -1,81% 4,932 1,40% 13,565
64 5,911 5,432 -8,10 5,259 -3,18% 5,159 -1,90% 5,083 1,47% 14,008
65 6,136 5,620 -8,41 5,435 -3,30% 5,326 -2,01% 5,245 1,52% 14,521
66 6,136 5,620 5,624 5,506 -2,01% 5,419 1,58% 11,685
67 6,136 5,620 5,826 5,7 -2,17% 5,604 1,68% 8,670
68 6,136 5,620 6,046 5,91 -2,25% 5,804 1,79% 5,411
69 6,136 5,620 6,283 6,135 -2,36% 6,021 1,86% 1,874
70 6,136 5,620 6,541 6,378 -2,50% 6,257 1,90% -1,972
71 6,136 5,620 6,541 6,378 6,513 -2,12% -6,144

Sviluppo dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica

I valori dei coefficienti sono espressi in %; esempio: supponendo che un lavoratore abbia maturato (attraverso il versamento dei contributi e la rivalutazione annuale del 
PRQWDQWH�DFFXPXODWR�DOOD�PHGLD�TXLQTXHQQDOH�GHO�3LO��XQ�PRQWDQWH�FRQWULEXWLYR�SDUL�D���������¼��UHWULEX]LRQH�PHGLD�DQQXD�SDUL�D��������¼��ODYRUDWRUH�GLSHQGHQWH��H�
decida di andare in pensione all'età di 64 anni nel 2019, per calcolare la rata di pensione lorda annua spettante basterà semplicemente moltiplicare l'importo del montante 
ILQDOH�SHU�LO�FRHIILFLHQWH�LQ�WDEHOOD�UHODWLYR�DO������H�DL����DQQL�GL�HWj�DQDJUDILFD��SHUWDQWR����������¼�[�������� ��������¼�ORUGL�O
DQQR�

Se lo stesso lavoratore decidesse di andare in pensione a 67 anni, a parità di montante (in realtà se continuasse a lavorare anche in questi 3 anni avrebbe accumulato più 
PRQWDQWH���O
LPSRUWR�GHOOD�SHQVLRQH�ORUGD�DQQXD�VDUHEEH����������¼�[�������� ��������¼�DQQR�
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Tabella 10.8 

 

Tabella 10.9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

INPS Ex Inpdap Ex Enpals Totale INPS Ex Inpdap Ex Enpals Totale INPS Ex Inpdap Ex Enpals Totale INPS Ex Inpdap Ex Enpals Totale

2003 236.967 236.967 256.917 256.917 54.074 54.074 221.928 221.928 769.886

2004 217.419 217.419 221.056 221.056 49.300 49.300 192.968 192.968 680.743

2005 246.058 246.058 164.882 164.882 58.159 58.159 211.198 211.198 680.297

2006 253.999 253.999 213.933 213.933 54.054 54.054 194.086 194.086 716.072

2007 240.115 240.115 174.351 174.351 55.086 55.086 190.191 190.191 659.743

2008 160.456 18.926 179.382 213.274 55.676 268.950 56.349 8.060 64.409 197.790 33.417 231.207 743.948

2009 207.919 25.146 233.065 109.385 61.554 170.939 53.208 7.360 60.568 200.470 32.839 233.309 697.881

2010 197.182 23.211 220.393 174.729 66.562 241.291 53.135 8.883 62.018 194.596 34.547 229.143 752.845

2011 145.375 20.701 166.076 149.129 70.395 219.524 49.030 8.230 57.260 196.800 34.947 231.747 674.607

2012 136.386 20.886 157.272 111.688 62.121 173.809 49.964 9.109 59.073 200.107 37.362 237.469 627.623

2013 140.344 11.787 152.131 112.440 33.794 146.234 54.747 7.858 62.605 205.604 33.728 239.332 600.302

2014 117.799 13.546 1.037 132.382 83.681 41.256 186 125.123 56.055 7.458 243 63.756 198.244 36.521 748 235.513 556.774

2015 126.608 13.787 1.050 141.445 158.422 63.908 203 222.533 56.255 7.315 192 63.762 206.684 34.768 1.033 242.485 670.225

2016 105.973 8.886 1.059 115.918 127.626 61.505 338 189.469 57.719 7.400 148 65.267 197.619 37.042 728 235.389 606.043

2017 136.364 14.633 1.276 152.273 160.142 64.250 519 224.911 56.414 7.544 186 64.144 206.138 38.037 984 245.159 686.487

2018 3° 88.025 101.977 29.765 129.854 349.621
Flussi di pensionamento per decorrenza nei primi tre trimestri del 2018 (rilevazione al 2 ottobre 2018) relativi solo a Inps (escluse le gestio ex Inpdap e ex Enpals); dati provvisori. 

Vengono inseriti al fine di dare un andamento tendenziale che come si vede è inferiore all'anno precedente (sopratutto per l'innalzamento dell'età di vecchiaia delle donne e anche 

degli assegni sociali)

Tabella Serie storica pensioni previdenziali liquidate 2003-2017 e flussi primi 3 trimestri solo Inps

TOT. 

GENERA

LE

Vecchiaia

Anno

Anzianità/Anticipate Invalidità Superstiti

INPS Ex Inpdap Ex Enpals Totale

Maschi 1.669.239 180.121 13.988 1.863.348

Femmine 3.053.395 204.883 10.899 3.269.177

Totale 4.722.634 385.004 24.887 5.132.525

Maschi 3.360.071 772.094 11.458 4.143.623

Femmine 977.455 855.104 3.166 1.835.725

Totale 4.337.526 1.627.198 14.624 5.979.348

Maschi 483.337 132.797     1.465 617.599

Femmine 464.813 92.773       866 558.452

Totale 948.150 225.570     2.331 1.176.051

Maschi 449.933 92.492 1.480 543.905

Femmine 3.272.194 533.786 14.721 3.820.701

Totale 3.722.127 626.278 16.201 4.364.606

Maschi 184.773 184.773

Femmine 63.926 63.926

Totale 248.699 248.699

Maschi 1.548.040 1.548.040

Femmine 2.359.447 2.359.447

Totale 3.907.487 3.907.487

Totale Maschi 7.695.393 1.177.504 28.391 8.901.288

Totale Femmine 10.191.230 1.686.546 29.652 11.907.428

Tot. Generale 17.886.623 2.864.050 58.043 20.808.716

Vigenti all'1/01/2018

Prepensionamenti

Assistenziali

Vecchiaia

Anzianità/Anticipate

Invalidità

Superstiti
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Appendice 2: La definizione di spesa pensionistica in questo Rapporto e le altre 
definizioni 

Esistono diverse definizioni di spesa pensionistica prodotte da una pluralità di istituzioni. Ciascuna 
di esse risponde a specifiche finalità conoscitive oltre ad essere condizionata, in alcuni casi, dalla 
disponibilità dei dati oggetto di rilevazione. Di seguito si intende presentare un elenco delle 
definizioni correntemente in uso chiarendo quali sono gli elementi di differenziazione dei diversi 
aggregati di spesa. 

A) ISTAT Statistica ± Pubblicazione ISTAT ± INPS ³Le prestazioni pensionistiche´80         
3UHVWD]LRQL�LQFOXVH�QHOO¶DJJUHJDWR�  

     Pensioni IVS: le prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e superstiti corrisposte in 
conseguenza dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati 
limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e 
anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni 
possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette).  

     Pensioni indennitarie: rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali e pensioni di guerra 
comprensive degli assegni di Medaglia d'oro. La caratteristica di queste pensioni è di indennizzare 
la persona per una menomazione, secondo il livello della stessa, o per morte (in tal caso la 
prestazione è erogata ai suoi superstiti) conseguente ad un fatto accaduto nello svolgimento di una 
DWWLYLWj� ODYRUDWLYD�� ,O� GLULWWR� H� O¶HQWLWj� GHOOD� SUHVWD]LRQH� QRQ� q� FRUUHODWD� DJOL� DQQL� GL� YHUVDPHQWR�
contributivo, bensì è funzione del danno subito e della retribuzione percepita. 

     Pensioni assistenziali: prestazioni costituite da pensioni di guerra, ai non vedenti civili, ai non 
udenti civili e agli invalidi civili e dalle pensioni o assegni sociali ai cittadini 
ultrasessantacinquenni, sprovvisti di reddito o con reddito insufficiente. La caratteristica 
principale di queste pensioni è di garantire un reddito minimo a persone incapaci di procurarselo 
a causa di menomazioni congenite o sopravvenute o semplicemente per età avanzata. Si tratta, in 
ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione. Sono incluse, 
QHOO¶DJJUHJDWR�� DQFKH� OH� LQGHQQLWj� GL� DFFRPSDJQDPHQWR (che peraltro non sono pensioni) 
FRUULVSRVWH� FRPH� VRVWHJQR� SHU� O¶LQFDSDFLWj� GL� DWWHQGHUH� DJOL� DWWL� GHOOD� YLWD� TXRWLGLDQD� SURSUL�
GHOO¶HWj� 

     Pensioni di benemerenza: assegni vitalizi ad ex combattenti insigniti dell'ordine di Vittorio 
Veneto e assegni di Medaglia e Croce al valor militare. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non 
collegate ad alcun sistema di contribuzione. 

     Pensioni erogate da Istituzioni private: non sono incluse le prestazioni erogate in capitale, poiché 
WUDWWDVL�GL�SUHVWD]LRQL�FKH�QRQ�ULHQWUDQR�QHOOD�GHILQL]LRQH�GL�³SHQVLRQH´81. 

     Valori rilevati: Vengono rilevati il numero di pensioni in essere al 31 dicembre di ogni anno e il 
valore di VSHVD� HVSUHVVR� FRPH� VRPPD� GHJOL� LPSRUWL� GL� SHQVLRQH� ULOHYDWL� D� GLFHPEUH� GHOO¶DQQR�
PROWLSOLFDWL�SHU�LO�QXPHUR�GL�PHQVLOLWj�SHU�FXL�DYYLHQH�O¶HURJD]LRQH�GHOOD�SUHVWD]LRQH��F�G��³VSHVD�
D�ILQH�DQQR´���/¶LPSRUWR�PHQVLOH�DO����GLFHPEUH�LQFOXGH��O¶LPSRUWR�EDVH��O¶LQFUHPHQWR�FROOHJDWR�
alla variazione dell'indice del costo della vita e alla dinamica delle retribuzioni, la quota parte per 
i carichi di famiglia ed eventuali altri assegni e arretrati. 

 

                                                             
80 ,�GDWL�DQDOL]]DWL�SURYHQJRQR�GDOO¶DUFKLYLR�DPPLQLVWUDWLYR�GHOO¶,NPS ± Casellario centrale dei pensionati ± nel quale sono raccolti i 
dati sulle prestazioni pensionistiche erogate da tutti gli enti previdenziali italiani, sia pubblici sia privati. Con le ultime elaborazioni 
HIIHWWXDWH�GDOO¶,STAT viene rappresentata una disaggregazione per tipo di istituzione differente da quella pubblicata relativamente agli 
anni precedenti, poiché i dati sono stati elaborati secondo una diversa classificazione che risponde maggiormente ai criteri dettati dal 
SEC95. 

81 Prestazione periodica e continuativa in denaro erogata individualmente da Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici e privati. 
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B) $JJUHJDWR� ³3HQVLRQL� H� UHQGLWH´� contenuto nella Relazione Generale sulla Situazione 
economica del Paese e nei conti della Protezione sociale82  

     3UHVWD]LRQL�LQFOXVH�QHOO¶DJJUHJDWR� 
     /D�YRFH�³SHQVLRQL�H�UHQGLWH´ comprende le pensioni IVS, al netto delle prestazioni in capitale, e 

le rendite infortunistiche (INAIL, IPSEMA, c.d. tabellari per il personale di leva militare, ecc.). 
Ingloba, tra le prestazioni IVS, le pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente 
dalle Amministrazioni dello Stato, e le pensioni erogate dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni 
(in particolare Regione Sicilia) ai propri ex-dipendenti. Non contiene le pensioni di guerra, le 
pensioni assistenziali (pensioni e assegni sociali e pensioni e assegni ad invalidi civili) e quelle di 
benemerenza. 

     Valori rilevati: la spesa è rilevata in termini di somma delle rate effettivamente erogate al netto   
degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. 

 
C) EUROSTAT ± Pension Expenditure  
     3UHVWD]LRQL�LQFOXVH�QHOO¶DJJUHJDWR: 
     /¶DJJUHJDWR�FRQVLGHUDWR�q�LQ�EXRQD�SDUWH�HTXLYDOHQWH�D�TXHOOR�GHOOD�GHILQL]LRQH�ISTAT Statistica, 

con esclusione delle indennità di accompagnamento corrisposte ai soggetti invalidi civili. 
     Funzioni old age e survivors; (talvolta utilizzato impropriamente come indicatore di spesa 

pensionistica) 
     3UHVWD]LRQL�LQFOXVH�QHOO¶DJJUHJDWR: 
     /¶DJJUHJDWR��VSHVVR�FRQVLGHUDWR�QHL�FRQIURQWL�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��FRPSUHQGH�OD�VRPPD�GHOOH�

erogazioni che EUROSTAT classifica in termini di funzione old age e di funzione survivors. La 
funzione old age, oltre alla spesa per pensioni dirette IVS (con esclusione delle pensioni di 
LQYDOLGLWj�FRQ�HWj�LQIHULRUH�DOO¶HWj�SHQVLRQDELOH�H�GL�TXRWD�GHL�SUHSHQVLRQDPHQWL�FODVVLILFati nella 
IXQ]LRQH�³'LVRFFXSD]LRQH´���LQFOXGH��OH�HURJD]LRQL�DQQXDOL�GD�SDUWH�GHL�GDWRUL�GL�ODYRUR�SULYDWR�H�
pubblici in termini di TFR (le quali non sono pensioni ma erogazioni in capitale non 
QHFHVVDULDPHQWH�FROOHJDWH�DOOD�IXQ]LRQH�YHFFKLDLD��EHQVu�DOO¶Lnterruzione del rapporto di lavoro83), 
alcune spese per servizi erogati a protezione della funzione vecchiaia, le pensioni integrative 
corrisposte dai fondi pensione privati. Nella funzione survivors, oltre alle pensioni IVS indirette, 
sono incluse le pensioni di guerra indirette e le rendite infortunistiche indirette. 

     Valori rilevati: la spesa è valutata in termini di somma delle rate (o delle prestazioni) 
effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei 
proventi dal divieto di cumulo. 

     Funzioni old age, survivors e disability; (talvolta utilizzato impropriamente come indicatore di 
spesa pensionistica) 
3UHVWD]LRQL�LQFOXVH�QHOO¶DJJUHJDWR� 

     /¶DJJUHJDWR��VSHVVR�FRQVLGHUDWR�QHL�FRQIURQWL�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��FRPSUHQGH�OD�VRPPD�GHOOH�
erogazioni che EUROSTAT classifica in termini di funzione old age, di funzione survivors e di 
funzione disability. La funzione old age, oltre alla spesa per pensioni dirette IVS (con esclusione 
GHOOH�SHQVLRQL�GL�LQYDOLGLWj�FRQ�HWj�LQIHULRUH�DOO¶HWj�SHQVLRQDELOH�H�GL�TXRWD�GHL�SUHSHQVLRQDPHQWL�
FODVVLILFDWL� QHOOD� IXQ]LRQH� ³'LVRFFXSD]LRQH´�� FRPH� SUHFHGHQWHPHQWH� LQGLFDWR��� LQFOXGH�� OH�
erogazioni annuali da parte dei datori di lavoro privato e pubblici in termini di TFR (le quali non 
sono pensioni ma erogazioni in capitale non necessariamente collegate alla funzione vecchiaia, 
EHQVu�DOO¶LQWHUUX]LRQH�GHO�UDSSRUWR�GL�ODYRUR��FRPH�LQ�SUHFHGHQ]D�LQGLFDWR���DOFXQH�VSHVH�per servizi 
erogati a protezione della funzione vecchiaia, le pensioni integrative corrisposte dai fondi pensione 
privati84. Nella funzione survivors, oltre alle pensioni IVS indirette, sono incluse le pensioni di 

                                                             
82 Tale aggregato è indicato distintamente sia con riferimento al complesso delle Istituzioni sia con riferimento alle sole Istituzioni 
pubbliche: in questa sede si esamina la seconda accezione. 
83 Nel settore privato, ad esempio, il tempo di permanenza medio in una stessa azienda può essere stimato in circa 7-8 anni. 
Complessivamente, considerando anche il settore pubblico, il valore in rapporto al PIL risulta pari a circa 1,3 punti percentuali.  
84 Anche nelle funzioni survivors e disability sono inglobate quote di pensioni corrisposte da Istituzioni private. 
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guerra indirette e le rendite infortunistiche indirette. La funzione disability, oltre alle pensioni IVS 
GL�LQYDOLGLWj�H� LQDELOLWj�FRQ�HWj�LQIHULRUH�DOO¶HWj�SHQVLRQDELOH��FRQWLHQH�DQFKH�SUHVWD]LRQL�TXDOL� OH�
rendite infortunistiche, le prestazioni per invalidità civile (ivi inclusa la spesa per indennità di 
accompagnamento). 

     Valori rilevati: la spesa è valutata in termini di somma delle rate (o delle prestazioni) 
effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei 
proventi dal divieto di cumulo. 

 
D) La definizione del presente Rapporto è identica a quella utilizzata nei Rapporti redatti fino 

al 2012 (anni analizzati 2009 - 2010) dal Nucleo di Valutazione della Spesa Pensionistica 
(NVSP85) 

     3UHVWD]LRQL�LQFOXVH�QHOO¶DJJUHJDWR� 
     Il presente rapporto analizza gli elementi strutturali e finanziari del sistema pensionistico 

obbligatorio IVS. La definizione di spesa pensionistica include: le pensioni provvisorie erogate al 
personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, ma non include le pensioni 
erogate dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni (in particolare Regione Sicilia) ai propri ex-
dipendenti. Ingloba, inoltre, le prestazioni erogate in capitale da alcuni fondi speciali presso 
O¶,NPS��GDOO¶(NPAM H�GDOO¶(NASARCO. 

     Valori rilevati: Il dato di spesa indicato corrisponde alla somma delle rate effettivamente erogate, 
al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di 
cumulo. La spesa pensionistica è indicata sia al lordo della quota a carico del bilancio dello Stato 
�*,$6�HG�DSSRUWR�GHOOR�6WDWR�DOOD�*HVWLRQH�GHL�GLSHQGHQWL�VWDWDOL�SUHVVR�O¶,13'$3��FKH�DO�QHWWR�GL�
tale quota. 

 
E) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) 

Prestazioni incluse QHOO¶DJJUHJDWR� 
Le proiezioni di breve e di medio-lungo periodo del rapporto spesa pensionistica/PIL elaborate dal 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, adottano una definizione di spesa 
pensionistica che include le pensioni IVS - al netto delle prestazioni in capitale - erogate da 
Istituzioni pubbliche (comprensiva, quindi, della spesa per pensioni provvisorie erogate al 
personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Organi Costituzionali e 
dalle Regioni - in particolare Regione Sicilia - ai propri ex-dipendenti) e le pensioni sociali (assegni 
VRFLDOL�GDO�¶�����/¶DJJLXQWD�GL�TXHVW¶XOWLPD�FRPSRQHQWH�VL�JLXVWLILFD�LQ�TXDQWR�WUDWWDVL�GL� LVWLWXWR�
GLUHWWDPHQWH�FRQQHVVR�FRQ�LO�IHQRPHQR�GHOO¶LQYHFFKLDPHQWR�GHPRJUDILFR��/R�Vtesso aggregato è 
adottato nelle previsioni dei conti della PA pubblicati annualmente nei documenti ufficiali di 
ILQDQ]D� SXEEOLFD� �LQ� SDUWLFRODUH�'3()���RYH� YLHQH� LQGLFDWD� OD� VFRPSRVL]LRQH� GHOOH� ³SUHVWD]LRQL�
VRFLDOL�LQ�GHQDUR´�LQ�³VSHVD�SHU�SHQVLRQL´�H�³VSHVD�SHU�DOWUH�SUHVWD]LRQL�VRFLDOL�LQ�GHQDUR´� 
Valori rilevati: O¶DJJUHJDWR�GL�VSHVD�HVSULPH�OD�VRPPD�GHOOH�UDWH�HIIHWWLYDPHQWH�HURJDWH�DO�QHWWR�
del recupero prestazioni, degli assegni familiari e dei proventi dal divieto di cumulo. 

 

 

                                                             
85 Estratto dal Rapporto 1998 del Nucleo di Valutazione della spesa previdenziale: ³,�GDWL�UDFFROWL�H�DQDOL]]DWL�VL�ULIHULVFRQR�DO�
periodo 1989-97 e riguardano l'insieme dei fondi che gestiscono le forme obbligatorie di previdenza per invalidità, vecchiaia e 
superstiti. Si tratta nel complesso di 37 gestioni, appartenenti a 19 enti diversi, alcune delle quali sono sorte durante il periodo in esame 
�SHU�HVHPSLR�O¶,13'$3���PHQWUH�DOWUH��)RQGR�WUDVSRUWL�GHOO¶,NPS e Fondo spedizionieri doganali) sono state soppresse. Non rientrano 
nel campo del monitoraggio della spesa previdenziale assegnato al Nucleo, e quindi sono escluse dalla rilevazione, le pensioni 

indennitarie, assistenziali e di benemerenza. In particolare, VRQR� HVFOXVH� OH� SHQVLRQL� VRFLDOL� HURJDWH� GDOO¶,136��TXHOOH� SHU� QRQ�
YHGHQWL�� QRQ� XGHQWL� H� LQYDOLGL� FLYLOL� HURJDWH� GDO�0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR�� TXHOOH� SHU� LQIRUWXQLR� VXO� ODYRUR� HURJDWH� GDOO¶,1$,/ , 
GDOO
(13$,$�H�GDOO¶,36(0$��H�TXHOOH�GL�JXHUUa concesse dal Ministero del Tesoro´� 
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Appendice 3: La formula di calcolo con il metodo contributivo  
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Valore attuale medio della pensione direttai: 
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Valore attuale medio della pensione al superstite: 
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dove: 
TC   coefficiente di trasformazione 
'   divisore 
 s sesso (m=maschi, f=femmine) 
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,  SUREDELOLWj�GL�VRSUDYYLYHQ]D�IUD�O¶HWj� x  H�O¶HWj� x t�  
x   età di pensionamento 
w   età massima 
qx t s�  ,  SUREDELOLWj�GL�PRUWH�IUD�O¶HWj� x t�  H�O¶HWj� x t� �1 
4 x t s�  ,  probabilità di lasciare famiglia di un soggetto di età x t�  

lx t s
ved
�  ,  probabilità del superstite di essere eliminato per morte o nuove nozze 

k   correzione per tener conto delle modalità di erogazione della pensione (1 mese in anticipo, 2 
mesi in anticipo, 1 anno in anticipo e così via) 
Hs   GLIIHUHQ]D�IUD�O¶HWj�GHO�GDQWH�FDXVD�H�TXHOOD�GHO�FRQLXJH� 
K   aliquota di reversibilità 
Gs  SHUFHQWXDOH�GL�ULGX]LRQH�GHOO¶DOLTXRWD�GL�UHYHUVLELOLWj�SHU�HIIHWWR�GHL�UHTXLVLWL�UHGGLWXDOL 
r   tasso di rendimento interno 
V   percentuale di indicizzazione 
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 FRLQFLGH�FRQ�OD�VSHUDQ]D�GL�YLWD�GHO�SHQVLRQDWR�DOO¶HWj�GL�SHQVLRQDPHQWR��
Esso indica, inoltre, il numero di rate annuali di pensioni che verranno riscosse dal pensionato. 

 
                                                             


