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Vi sono dimensioni che riguardano le famiglie e gli individui e che, al di là delle grandezze economiche, coinvolgono 
la sfera della percezione personale e aspetti trasversali quali la coesione sociale e il benessere della popolazione. Gli 
indicatori illustrati in questa sezione permettono di descriverle. La lente di ingrandimento dell’Istat sulla situazione 
socio-economica mette in evidenza dati che mostrano, a livello regionale ed europeo, una forte associazione con il ter-
ritorio, la struttura familiare, il livello di istruzione e la partecipazione al mercato del lavoro.

ITALIA  |  UNO SGUARDO D’INSIEME

Nel 2019, la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è pari a 2.560 euro, sostanzialmente invariata rispetto 
al 2018. Le famiglie spendono in media 464 euro mensili per prodotti alimentari e bevande analcoliche (il 18,1% della 
spesa media familiare totale). La spesa per beni e servizi non alimentari è, invece, di 2.096 euro al mese (l’81,9% del to-
tale). Il capitolo di spesa che pesa di più è quello per abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, manutenzioni 
ordinarie e straordinarie.

Nel 2019, in Italia la povertà assoluta coinvolge il 6,4% delle famiglie residenti (quasi 1,7 milioni di famiglie) costituite 
dal 7,7% degli individui residenti (quasi 4,6 milioni di persone); il fenomeno è in diminuzione per la prima volta dopo 
quattro anni. La povertà assoluta colpisce 1 milione 137 mila minori (l’11,4% della popolazione residente minorenne, era 
il 12,6% nel 2018). Le famiglie con minori in povertà assoluta sono oltre 619 mila (9,7% del totale delle famiglie con mi-
nori). Gli individui stranieri in povertà assoluta sono quasi un milione e 400 mila, con un’incidenza pari al 26,9%. Per le 
famiglie con almeno uno straniero l’incidenza di povertà assoluta è del 22,0% (25,1% nel 2018), per le famiglie composte 
esclusivamente da stranieri è del 24,4%, per le famiglie di soli italiani è del 4,9%.  La situazione è particolarmente critica 
per chi vive in affitto: le oltre 726 mila famiglie povere in affitto rappresentano ben il 43,4% di tutte le famiglie povere, a 
fronte di una quota di famiglie in affitto del 18,4% sul totale delle famiglie residenti. 

Nel 2019 le famiglie in condizioni di povertà relativa sono stimate poco meno di 3 milioni (11,4% delle famiglie residenti), 
per un totale di oltre 8,8 milioni di individui (14,7% del totale della popolazione residente).

In breve
• Nel 2019, la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è pari a 2.560 euro, sostanzialmente invariata 

rispetto al 2018 e ancora inferiore a quella del 2011. Le famiglie del Centro-Nord spendono mensilmente in me-
dia 2.787 euro, 719 euro in più di quelle del Sud e delle Isole. 

• Nel 2019 la povertà assoluta si riduce, ma colpisce il 6,4% delle famiglie residenti, oltre 4,6 milioni di persone. È 
in condizione di povertà assoluta il 9,7% delle famiglie con minori e il 26,9% degli individui stranieri. L’incidenza 
di povertà relativa più elevata si registra in Sicilia (24,3%), Calabria (23,4%) e Puglia (22,0%).

• Nel Mezzogiorno il 13,6% della popolazione residente (quasi 2,8 milioni di persone) vive in condizione di grave 
deprivazione; nel Nord-Est la quota è 2,9%. 

• Il reddito familiare netto medio, nel 2018, è di 31.641 euro, ma la metà delle famiglie non supera i 25.716 euro. 
• La distribuzione del reddito a livello regionale mostra forti differenze. Le maggiori concentrazioni sono in Sicilia 

e Campania, la maggior uniformità in Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. La disuguaglianza nella 
distribuzione del reddito in Italia è superiore alla media Ue. 
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Nel 2018, le famiglie residenti in Italia hanno percepito un reddito netto medio annuo uguale a 31.641 euro, (circa 2.637 
euro al mese). Tuttavia, poiché la distribuzione dei redditi è asimmetrica, la maggioranza delle famiglie ha conseguito 
un reddito inferiore all’importo medio. Il valore mediano, infatti, che fornisce il livello di reddito che separa il numero 
di famiglie in due parti uguali, mostra che il 50% delle famiglie residenti in Italia ha percepito un reddito annuo non 
superiore a 25.716.
Nel 2020, la quota di persone molto o abbastanza soddisfatte per la propria situazione economica è in aumento rispetto all’an-
no precedente e si attesta al 58,0%. Tuttavia, si tratta di un incremento più contenuto di quello registrato l’anno precedente.

INDIVIDUI CHE VIVONO IN FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI GRAVE DEPRIVAZIONE (PER CENTO INDIVIDUI RESIDENTI)
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L’ITALIA E LE SUE REGIONI

Nel 2019, le famiglie del Centro-Nord spendono mensilmente in media 2.787 euro, 719 euro in più di quelle del Sud e delle 
Isole. Trentino-Alto Adige/Sudtirol e Lombardia sono le Regioni con la spesa media mensile familiare più elevata (circa 
3.000 euro mensili); la Provincia autonoma di Bolzano/Bozen supera addirittura i 3.500 euro mensili; Sicilia, Basilicata, 
Calabria e Puglia sono le Regioni con la spesa più contenuta (circa 2.000 euro al mese). La quota destinata alla spesa 
alimentare è massima nel Mezzogiorno (22,7%) e minima nel Nord-est (15,9%).

Nel 2019 l’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma più alta nel Mezzogiorno con valori pari a 8,6% (8,5% nel 
Sud e 8,7% nelle Isole) rispetto alle altre ripartizioni (5,8% nel Nord-Ovest, 6,0% nel Nord-Est e 4,5% nel Centro). Le diffe-
renze territoriali rilevate per le famiglie si confermano anche per gli individui: sono oltre 2 milioni i poveri assoluti residenti 
nel Mezzogiorno contro 1 milione e 860 mila nelle Regioni del Nord. Scende la quota di famiglie povere assolute nei Comuni 

SPESA MEDIA MENSILE FAMILIARE PER ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE (VALORI IN EURO CORRENTI)

SPESA MEDIA MENSILE FAMILIARE PER BENI E SERVIZI NON ALIMENTARI (VALORI IN EURO CORRENTI)



POPOLAZIONE E SOCIETÀ
>  CONDIZIONI ECONOMICHE 

DELLE FAMIGLIE

ITALIA REGIONI EUROPA

centro delle aree metropolitane del Centro: rispetto al 2018, passa da 3,5% a 2,0%; nel Mezzogiorno scende da 13,6% a 9,8% 
(nelle Isole da 11,3% a 6,4%).  La povertà relativa è stabile in tutte le ripartizioni: nel Nord l’incidenza si attesta a 6,8% con 
valori simili sia nel Nord-Ovest sia nel Nord-Est (rispettivamente 6,7% e 6,9%), mentre è al 21,1% nel Mezzogiorno.

Nel 2018, il reddito familiare netto mediano (calcolato escludendo gli affitti figurativi) mostra una differente distribu-
zione territoriale: la Provincia autonoma di Bolzano/Bozen continua a registrare il valore più elevato (pari a 32.768 euro, 
circa 2.731 euro mensili), con oltre 13.204 euro di scarto rispetto alla Sicilia che, invece, si colloca ultima nella graduatoria 
per questo indicatore (19.564 euro annui, pari a 1.630 euro mensili). Le Regioni con una concentrazione dei redditi più 
alta sono la Sicilia e la Campania, che presentano valori dell’indice di concentrazione di Gini rispettivamente uguali a 
0,373 e 0,371; una maggiore uniformità nella distribuzione dei redditi si registra, invece, per le Regioni del Nord, in parti-
colare per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (0,259) e per il Veneto (0,271). 

Nel 2019, l’ammontare degli individui che vivono in famiglie in condizione di grave deprivazione in Sicilia e in Campania 
supera il milione, vale a dire rispettivamente il 17,8% e il 16,6% della popolazione che vi risiede. Le percentuali più con-
tenute si rilevano in Veneto (valore uguale al 1,7% e corrispondente a oltre 82 mila individui) e in Umbria (valore uguale 
al 1,8% e corrispondente a oltre 15 mila individui). Il divario è più ampio tra Mezzogiorno e Nord-Est. In particolare, nel 
Mezzogiorno vive in condizione di grave deprivazione il 13,6% della popolazione residente (quasi 2,8 milioni di individui) 
mentre nel Nord-Est il 2,9% (più di 338 mila di individui).

La soddisfazione per la situazione economica varia sensibilmente tra le diverse aree geografiche del Paese. Nel 2020 al 
Nord-Est la quota delle persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte raggiunge il 65,6%, nel Mezzogiorno si 
ferma al 50,9%. Anche se in modo meno sostenuto che in passato, la quota di persone molto o abbastanza soddisfatte 
della propria situazione economica è in aumento in tutto il Paese, ad eccezione del Nord-Ovest.
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L’ITALIA NEL CONTESTO EUROPEO

Nel 2019, l’indice di disuguaglianza di Gini, calcolato sui dati dei redditi del 2018 rilevati per tutti i Paesi dell’Ue dall’in-
dagine sul reddito e condizioni di vita (Eu-Silc), consente un confronto a livello europeo. L’Italia, con un valore pari a 
0,328, al di sopra della media europea (0,302), si colloca in ventiduesima posizione nella graduatoria dei Paesi dell’Ue. 
Per questo indice, i cui valori sono compresi nell’intervallo di estremi 0 e 1, si registrano marcate differenze territoriali 
tra i Paesi dell’Ue: si passa, infatti, dai valori più alti assunti dalla Bulgaria (0,408) e dalla Lituania (0,354), dove la distri-
buzione dei redditi è fortemente diseguale, ai valori più bassi assunti dalla Slovacchia (0,228) e dalla Slovenia (0,239), 
Paesi caratterizzati da distribuzioni del reddito più eque.
L’indicatore di grave deprivazione materiale nei Paesi dell’Ue mostra il valore più elevato in Bulgaria (19,9%) seguita dalla 
Grecia (16,2%) e dalla Romania (14,5%). I Paesi che presentano i valori più contenuti sono il Lussemburgo (1,3%), la Svezia 
(1,8%) e la Finlandia (2,4%). Il valore italiano dell’indice (7,4%) è più elevato della media europea di 2,0 punti percentuali.

INDIVIDUI CHE VIVONO IN FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI GRAVE DEPRIVAZIONE. ANNO 2019 (PER CENTO INDIVIDUI 
RESIDENTI)
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Affitto figurativo: è una componente non-monetaria del reddito delle famiglie che vivono in case di loro proprietà, in 
usufrutto, in uso gratuito o in affitto agevolato (cioè inferiore ai prezzi di mercato); rappresenta il costo (aggiuntivo 
nel caso degli affitti agevolati) che queste dovrebbero sostenere per prendere in affitto, ai prezzi vigenti sul mercato 
immobiliare, un’unità abitativa con caratteristiche identiche a quella in cui vivono (al netto delle spese di condominio, 
riscaldamento, accessorie e con riferimento a una casa non ammobiliata). La definizione di affitto figurativo è conforme 
al regolamento europeo sulla definizione delle variabili (Regolamento della Commissione Europea n.1980/2003).

Grave deprivazione materiale: è la percentuale di persone in famiglie che registrano almeno quattro segnali di depriva-
zione materiale sui nove indicati di seguito: essere in arretrato nel pagamento di bollette, affitto, mutuo o altro tipo di 
prestito; non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione; non poter sostenere spese impreviste di 800 euro (l’importo 
di riferimento per le spese impreviste è pari a circa 1/12 del valore della soglia di povertà annuale calcolata nel 2016, il 
cui valore era pari a 9.748 euro); non potersi permettere un pasto adeguato almeno una volta ogni due giorni, cioè con 
proteine della carne, del pesce o equivalente vegetariano; non potersi permettere una settimana di vacanza all’anno 
lontano da casa; non potersi permettere un televisore a colori; non potersi permettere una lavatrice; non potersi per-
mettere un’automobile e non potersi permettere un telefono.

Indice di concentrazione di Gini: misura il grado di diseguaglianza della distribuzione del reddito (un valore pari a 0 
indica che tutte le unità ricevono lo stesso reddito, un valore pari a 1 indica che il reddito totale è percepito da una sola 
unità). In questa pubblicazione l’indice di Gini è calcolato su base individuale, attribuendo ad ogni individuo il reddito 
netto equivalente della famiglia di appartenenza. Il reddito considerato per questo indicatore rispetta la definizione 
europea e non include l’affitto figurativo, i buoni-pasto, gli altri fringe benefits non-monetari (ad eccezione dell’auto 
aziendale) e gli autoconsumi.

Povertà assoluta: sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al 
valore della soglia di povertà assoluta, che si differenzia per dimensione e composizione per età della famiglia, per 
ripartizione geografica e per tipo di Comune di residenza.

Povertà relativa: sono considerate come relativamente povere le famiglie di due persone che hanno una spesa per 
consumi pari o inferiore al valore della spesa media per persona (linea di povertà). Per famiglie di ampiezza diversa si 
applicano un insieme di coefficienti di correzione (scala di equivalenza Carbonaro).

Reddito netto familiare: include i redditi da lavoro dipendente compresi i fringe benefits (buoni pasto, auto aziendale, 
rimborsi spese sanitarie, scolastiche o asili nido, vacanze premio, beni prodotti dall’azienda, ecc) e i redditi da lavoro 
autonomo, quelli da capitale reale e finanziario, le pensioni e altri trasferimenti pubblici e privati, il valore monetario di 
eventuali beni prodotti in famiglia per l’autoconsumo, al netto delle imposte personali sul reddito, delle tasse e tributi 
sull’abitazione e dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi. Da tale importo vengono sottratti 
i trasferimenti versati ad altre famiglie (ad esempio, gli assegni di mantenimento per un ex-coniuge). Il reddito netto 
familiare considerato in questa pubblicazione non è comparabile con il reddito disponibile aggregato del settore Fami-
glie, riportato nei Conti Nazionali (ottenuto sommando ai redditi primari le operazioni di redistribuzione secondaria del 
reddito e includendo anche una stima dell’economia “sommersa”).
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