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LA NUOVA
SOCIETÀ

02

STRANIERI IN AUMENTO,
LA VITA CHE SI ALLUNGA,
L'ECONOMIA CHE
SI RINNOVA
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VIDEO

UNA SOCIETÀ
CHE CAMBIA
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LO SCENARIO
UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA

04



UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA
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Attualmente 
gli over 65 in Italia 

sono oltre 13 milioni

Nel 1971 
gli over 65 in Italia 
erano circa 6 milioni

2005

11,2%
13,2% 15,3%

1971

1981
1991

18,7%

2001

19,5% 20,2%

2010

21,7%

2015

33,1%

2050

L’INCIDENZA DEGLI OVER 65 SUL TOTALE POPOLAZIONE

FONTE: elaborazioni su dati Demoistat 



UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA
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2025 20352003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
78

79

80

81

82

83

84

42,2 42,3 42,5 42,7 42,9 43,1 43,2 43,4 43,6 43,8 44,0 44,2 44,480,0 80,8 80,8
81,2 81,3 81,3 81,5

81,8 82,0 82,0
82,2

82,7

Età media (anni) Speranza di vita (anni)

46,1

47,8

84,5

86,0

Uomini: 80
Donne: 85

ETÀ MEDIA E SPERANZA DI VITA 

FONTE: elaborazioni su dati Demoistat 



UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA
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2005

0,4%
0,6%

1981
1991

2,3%

2001

4,1% 7,0%

2010

8,2%

2015

Attualmente 
gli stranieri in Italia sono 

circa 5 milioni

Nel 1981 
gli stranieri in Italia erano 
circa 210 mila

L’INCIDENZA DEGLI STRANIERI SUL TOTALE POPOLAZIONE

FONTE: elaborazioni su dati Demoistat 
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UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA

La disoccupazione

L’immigrazione

La riduzione del potere d’acquisto delle famiglie

L’iniqua distribuzione della ricchezza

L’invecchiamento e la crescita dell’età media della popolazione 

Il rischio guerra / terrorismo

Il divario nord-sud

L’inquinamento

Il cambiamento climatico

L’attenzione a livello alimentare

L’innovazione tecnologica

69
53

42
21

18
17
16

15
12

8
7

I FENOMENI CHE CARATTERIZZANO ECONOMIA E SOCIETÀ
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UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA

L’immigrazione

La disoccupazione

Il rischio guerra / terrorismo

L’invecchiamento e la crescita dell’età media della popolazione

L’inquinamento

Il cambiamento climatico

L’iniqua distribuzione della ricchezza

La riduzione del potere d’acquisto delle famiglie

L’innovazione tecnologica

L’attenzione a livello alimentare

Il divario nord-sud

48
41

26
25
25
24

22
21

17
13

11

I FENOMENI CHE CARATTERIZZERANNO ECONOMIA E SOCIETÀ NEI PROSSIMI 15 ANNI
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UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA

La disoccupazione

La riduzione del potere d’acquisto

Il cambiamento climatico

L’innovazione tecnologica

L’inquinamento

Il rischio guerra/terrorismo

L’invecchiamento della popolazione

+10%

+10%

+9%

+7%

-21%

-28%

+12%

I PRINCIPALI SCOSTAMENTI NEI PROSSIMI 15 ANNI

-5% L’immigrazione
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I SENIOR OGGI
A CAVALLO TRA DUE WELFARE



I SENIOR OGGI

LA POPOLAZIONE ITALIANA OGGI RISPETTO A 20 ANNI FA

12

83

7
7 3

Più anziana

Uguale a 20 anni fa

Più giovane
Non sa

17%
20% 22%

1995
2005 2015

Over 65 sul totale della popolazione
secondo l’Istat

Over 65 sul totale della popolazione
secondo il percepito degli italiani

Fonte: elaborazioni su dati Demoistat e Ricostruzioni intercensuarie Istat
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CHE COSA COMPORTA E COMPORTERÀ
PER LA NOSTRA SOCIETÀ IL FENOMENO 

DELL’INVECCHIAMENTO DELL’ETÀ MEDIA?

13

VIDEO - INTERVISTE



I SENIOR OGGI

CONSEGUENZE DELLA CRESCITA DELL’ETÀ MEDIA SULLA SOCIETÀ ITALIANA

14

Una società che ha difficoltà a pagare le pensioni a tutti

Una società che spende di più in assistenza sociale / sanità pubblica

Una società meno produttiva

Cambiamenti nei consumi di beni e servizi

Una società con più memoria storica

Una società riorganizzata secondo nuovi principi

Una società più propensa al risparmio

Una società riorganizzata secondo nuove formule di convivenza

Una società abituata a pianificare a lungo termine

67
57

38
22

10
8
8
8
7

Base: persone che sanno che la popolazione italiana è più anziana rispetto a 20 anni fa 



15

LONGEVITÀ
SMAGLIANTE

ATTRAVERSO
L’INTERCONNESSIONE
CON LE NUOVE GENERAZIONI
E LA TECNOLOGIA
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ESSERE
DISCONNESSI

IL TIMORE
DI OGGI



I SENIOR OGGI

PRESENZA NELLE FAMIGLIE DI PERSONE ANZIANE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA

17

34

63

3
Sì

No

Non sa

Nella sua famiglia 
ci sono persone

anziane che hanno bisogno 
di assistenza?

Figli (50%) 

Coniuge (16%),  

Nipoti (11%), 

Fratelli/Sorelle (10%) 

Altri parenti (14%)

77%
Parenti

Badante (21%)

Casa di riposo (13%)

.

35%
Professionisti

BASE: intervistati che hanno in famiglia persone anziane bisognose di assistenza
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QUANTO PESA SUL
BUDGET FAMILIARE MENSILE

L’ASSISTENZA DI UN ANZIANO?

18

VIDEO - INTERVISTE



I SENIOR OGGI

LA SPESA MEDIA MENSILE PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI

20

43

20

17

2

18

Fino a 500 €

Da 501 a 1000 €

Da 1001 e 2000 €

Più di 2000  €

Non sa

spesa media mensile 
per assistenza anziani

689 Euro

mediamente il 38%
del budget familiare

Base: intervistati che hanno in famiglia persone anziane bisognose di 
assistenza



31

67

2 Sì

No

Non sa

Nella sua famiglia 
ci sono persone anziane

che si occupano
di figli, nipoti

o altre persone?  

Base: intervistati che hanno in famiglia persone anziane che si occupano di altri

I SENIOR OGGI

PRESENZA NELLE FAMIGLIE DI PERSONE ANZIANE CHE SI OCCUPANO DI FIGLI, NIPOTI…

21

nel 71% dei casi 

nel 31% dei casi 

nel 9% dei casi 

nel 5% dei casi 

Nipoti

Figli

Coniuge

Fratelli



67
13

2Più di 2000  €; 0; 0%

18

Fino a 500 €

Da 501 a 1000 €

Da 1001 e 2000 €Più di 2000  €; 0,2; 0%

Non sa

apporto medio mensile 
385 Euro

22

I SENIOR OGGI

L’APPORTO MEDIO MENSILE DEGLI ANZIANI CHE SI OCCUPANO DI ALTRI FAMILIARI

BASE: intervistati che hanno in famiglia persone anziane che si occupano di altri

mediamente il 25%
del budget familiare
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I SENIOR OGGI

GLI ANZIANI NELLE FAMIGLIE TRA IMPEGNO E RISORSA

385 Euro
Risparmio medio mensile 

grazie agli anziani

689 Euro
Spesa media mensile 
per assistenza ad anziani

34%
famiglie con anziani 
bisognosi di assistenza

31%
famiglie con anziani 

che si occupano di altri familiari



I SENIOR OGGI

LA SOCIETÀ IN CUI VIVIAMO QUANTO RICONOSCE IL VALORE DELLE PERSONE ANZIANE?

24

4
19

63

14

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

La società in cui viviamo 
riconosce il valore e il ruolo 
delle persone anziane? 
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L’AUMENTO
DEGLI STRANIERI
TRA DIFFIDENZA E INTEGRAZIONE



«stranieri»

L’AUMENTO DEGLI STRANIERI

QUALE PAROLE LE VENGONO IN MENTE QUANDO PARLIAMO DI
«immigrati»

26

DIFFIDENZA
Delinquenza, criminalità, Terrorismo
Tanti, un numero elevato, invasione

Pericolo, insicurezza, diffidenza, sospetto, paura
Clandestini

Razzismo, discriminazione
Peso per la società (a livello economico)

Malattie
Sbarchi sulle coste

DIFFICOLTÀ
Disoccupazione, povertà , sfruttamento

Morte, sofferenze, guerra
Fuga da disperazione, guerra
ARRICCHIMENTO/RISORSA

Aiuto, solidarietà, accoglienza
Integrazione

Forza lavoro, risorsa
Multiculturalità

Persone di altra nazionalità
Turismo/turista

Libertà di spostamento, di autodeterminazione

43
15

10
8
7

5
5
5

1
25

13
7

4
23

7
4
4
3
2
2
2

42
11

8
10

6
4

9
7

1
38

16
10

7
23

10
2
3
2
1

4



Fonte: elaborazioni su dati Demoistat e Ricostruzioni intercensuarie Istat

L’AUMENTO DEGLI STRANIERI

IL NUMERO DI STRANIERI RISPETTO A 20 ANNI FA È AUMENTATO O DIMINUITO?

27

97

12Non sa ; 0; 0%

Aumentato 

Diminuito Costante Non sa ; 0,3; 0%

Il numero degli stranieri  in Italia (migliaia)
secondo l’Istat

Il numero degli stranieri  in Italia
secondo il percepito degli italiani

685
2.400

5.014

1995 2005

2015



L’AUMENTO DEGLI STRANIERI

QUAL È LA PERCENTUALE IN ITALIA DI STRANIERI SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE?

28

Gli stranieri sono l'8%

Gli stranieri sono il 15%

Gli stranieri sono il 30%

20

44

36



L’AUMENTO DEGLI STRANIERI

QUALI SONO LE PRINCIPALI OCCUPAZIONI SVOLTE DAGLI STRANIERI?

29

Badante/Colf

Operaio settore edile

Lavoratore agricolo

Domestico

Cameriere/Barista

Commerciante/esercente 

Operaio settore tessile

Infermiere

Commesso in un esercizio con contatto col pubblico

Lavoratore autonomo senza partita iva

Religioso

73
53

45
41

29
12

11
9

7
5
5



L’AUMENTO DEGLI STRANIERI

NELLA CLASSE DI SUO FIGLIO QUANTI STRANIERI CI SONO?

30

51%
classi con più 
di 3 stranieri
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CHE COSA COMPORTA  E COMPORTERÀ
PER LA NOSTRA SOCIETÀ IL FENOMENO

DELL’AUMENTO DEGLI STRANIERI NEL NOSTRO PAESE

31

VIDEO - INTERVISTE



L’AUMENTO DEGLI STRANIERI

LE CONSEGUENZE PRINCIPALI CHE HANNO I FLUSSI MIGRATORI SULLA SOCIETÀ ITALIANA

32

Una società multietnica e multiculturale

Una società meno sicura

La diffusione di alcune malattie

Divisione della città in zone in cui risiedono specifiche comunità

I lavoratori stranieri rappresentano la gran parte delle badanti

La difficoltà di dialogo tra stranieri e italiani

Una società meno unita socialmente

Una società che fa più figli

Aumento della forza lavoro disponibile

I lavoratori stranieri rappresentano una forza lavoro giovane

I lavoratori stranieri offrono un contributo previdenziale

Cambiamenti nei consumi di beni e servizi

Una società più giovane

Una società più propensa al consumo

45
40

31
31

28
27

26
19

15
12

10
9
8

4
Base: persone consapevoli dell’aumento degli stranieri in Italia
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UNA PERCEZIONE
AMBIVALENTE

RIGETTO
DELLA DIVERSITÀ
E FASCINAZIONE
ESOTICA



Le differenze
tra persone di paesi 
diversi tenderanno a 

ridursi o ad ampliarsi? 

L’AUMENTO DEGLI STRANIERI

LE DIFFERENZE CHE OGGI ESISTONO TRA PERSONE DI PAESI DIVERSI
TENDERANNO A RIDURSI O AD AMPLIARSI?

34

30

23

47

Riduzione differenze

Le differenze rimarranno come adesso

Aumento differenze



L’AUMENTO DEGLI STRANIERI

NEL LUNGO PERIODO QUALE SARÀ IL MODELLO DI CONSUMO PREVALENTE?

35

24

23

53

Gli stranieri adatteranno il loro stile 
di consumo a quello degli italiani 

Il modello di consumo degli italiani 
si avvicinerà a quello degli stranieri

Un modello di consumo diverso 
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36

L’IMPATTO
SUI CONSUMI



L’IMPATTO SUI CONSUMI

QUALI MERCATI SI MODIFICHERANNO NEI PROSSIMI 15/20 ANNI A CAUSA DI MIGRAZIONI E INVECCHIAMENTO

37

Alimentari / bevande 

Abbigliamento

Casa 

64

32

26

Cambi a causa delle migrazioni

Alimentari / bevande 

Strumenti di pagamento 

Sport e fitness 

36

28

22

Cambi a causa dell’invecchiamento



18-34 
anni 

Over 65 
inattivi 

52 50

48 43

21 43

20 23

10 28

9 17

7 13

10 12

Soddisfare un'esigenza

Contribuire a sostenere l'economia

Acquistare evitando spese inutili

Un piacere da concedersi di tanto in tanto

Compensare le difficoltà della vita

Mostrare uno status sociale

La sensazione di integrarsi nella società

Un modo per autorealizzarsi

Utilizzare cose prodotte da me

Farsi fregare

49

44

34

19

13

8

7

7

5

3

L’IMPATTO SUI CONSUMI

COSA SIGNIFICA PER LEI…CONSUMARE?

38



L’IMPATTO SUI CONSUMI

DOVE SONO SOLITI ACQUISTARE. LE PREFERENZE PER ETÀ

40

18-34 over 65 inattivi

GDO GDO

GDO (54%)
NEGOZI (49%)

INTERNET (38%)

GDO (65%)
NEGOZI (53%)

GDO (64%)  
INTERNET (47%)

GDO
NEGOZI

INTERNET (74%) AGENZIE VIAGGIO

GDO  (53%)
NEGOZI (30%)

INTERNET (29%)

GDO
NEGOZI

INTERNET (54%)
GDO  (49%)

GDO



Base: intervistati non acquirenti su Internet 

L’IMPATTO SUI CONSUMI

PER QUALE MOTIVO NON ACQUISTA SU INTERNET?

41

18-34 
anni 

Over 65 
inattivi 

47 44

16 40

25 32

- 33

22 15

- 22

Mi piace vedere il prodotto prima di acquistarlo

Ho il piacere di uscire e andare nei negozi

Non ho fiducia nei pagamenti on-line

Non ho accesso immediato a Internet

Per abitudine

Altre motivazioni minori

Non sa

43

36

28

20

16

3

4



L’IMPATTO SUI CONSUMI

EMERGONO NEL MERCATO INNOVATIVE FORME DI CONSUMO: LEI LE HA SPERIMENTATE?

42

20

80

Almeno una nuova forma di consumo; 20; 20%

Nessuna nuova forma di consumo; 80; 80%

Lei ha sperimentato forme di consumo innovative 
legate alle nuove tecnologie? 

18-34 anni 

35-49 anni 

50-65 attivi 

Over 65 inattivi 

62

77

83

99

Car sharing/pooling

House sharing

Scambio di servizi (baratto moderno)

13

9

8
Sì, 
almeno una

No, 
nessuna nuova 

forma di consumo
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51

I MERCATI
DEI BENI DUREVOLI
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52

GLI ITALIANI SONO CONSAPEVOLI
DELLA RIPRESA DEI CONSUMI?

SIAMO FUORI DALLA CRISI?

VIDEO - INTERVISTE



var.% su A-1 (fonte Prometeia)

I MERCATI

L’ANDAMENTO DEI CONSUMI DEGLI ITALIANI

53

-1,4%

0,7% 1,0%

-6,4%

1,8%

7,0%

Consumi totali (valori) Consumi durevoli (valori)

2013                                                      2014                                                        2015



+18,2%  Auto nuove*

+9,6%  Motoveicoli
+12,3%  Camper

* Immatricolazioni 
   1.506.000 
   +13,6% vs 2014

+5,1%  Auto usate

I MERCATI

MERCATI VEICOLI

54

14.598 15.310
16.096

12.486 13.196

15.592

1.089 1.115 1.222
128 123 139

2013                                             2014                                            2015

Mln di Euro e var.% 2014/2013  (fonte Prometeia)



I MERCATI

MERCATI CASA

55

 13.252  13.153  13.289  13.301  13.181 
 13.745 

 4.712  4.624  4.617 

+4,3%  Tecnologia consumer

+1,0%  Mobili

-0,1%  Bricolage

2013                                       2014                                      2015

Mln di Euro e var.% 2015/2014 (fonte Prometeia/GFK)



I MERCATI

MERCATI TECNOLOGIA CONSUMER

56

 3.828 
 4.070 

 4.727 

 2.840  2.906  2.998 

 2.499  2.306 
 2.087  2.174  2.085  1.978 

 1.232  1.246  1.319 

 517  416  401 

 212  152  236 

Mln di Euro e var.% 2015/2014  (fonte Prometeia/GFK)

+16,2% Telefonia 

-9,5%  Elettronica di consumo

+3,2% Elettrodomestici Grandi

-5,2%  Information Technology
+5,9% Ettrodomestici Piccoli

-3,7%  Fotografia

+54,9% Home Comfort

2013                                                 2014                                          2015



ITALIA 
4% delle vendite retail 

I MERCATI

L’ANDAMENTO DELL’E-COMMERCE

57

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6,6

8,0
9,3

11,0

12,6

14,4

16,6

Valore della spesa on-line dei consumatori italiani in mld di €
(fonte Netcomm)

+16%



I MERCATI

IL MERCATO DEL CREDITO AL CONSUMO

58

Flussi in miliardi di € (vs A-1) – fonte Assofin

Assofin

-5,3%
-2,2%

-11,7%

-5,3%
+2,5%

+8,4%

+6,0%
+1,7% +0,5%

+8,4% 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

52,4 51,7 48,1 45,4 46,6

Findomestic

Ott 2015
+13,1%

Ott 2015
+15,2%

4,4 4,6 4,7 4,7 5,1
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59

IL CAMPIONE



27% 19% 20% 23% 11%

15%

62%

23%

18-34 anni 

35-49 anni 

50-64 anni 

Oltre 64 anni

22,8

30,9

23,2

23,1

49% 51%

IL CAMPIONE

60



6 interviste a OL
1 demografo
2 investitori/innovatori
1 filosofo
2 sociologi

100 interviste CAPI
popolazione 
65-84enni

500 interviste CAWI
popolazione attiva
18-64enne

3 focus group
1 fisico con stranieri
1 online con 50-75enni
1 online con 18-35enni

Sezione
QUANTITATIVA

Sezione
QUANTITATIVA

Sezione
QUALITATIVA

Sezione
QUALITATIVA

IL CAMPIONE

LA METODOLOGIA

61


