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INTRODUZIONE 
 
 
Il presente Rapporto si colloca in una temperie culturale rinnovata, in cui si assiste ad una crescente 
aspettativa e visibilità attribuita ad un tema, la formazione degli adulti, per lungo tempo sottodimensionato 
nelle agende di riforma e di investimento del nostro Paese.  
�/�v�]�Ì�]���š�]�À�������]���À���Œ�]�����v���š�µ�Œ���U���u���•�•�����]�v�������u�‰�}���������•�}�P�P���š�š�]�����]�À���Œ�•�]�U���u�}�•�š�Œ���v�}���]�o���‰�Œ�}�P�Œ���•�•�]�À�}�����(�(���Œ�u���Œ�•�]�������o�o�[�]�•�š���v�Ì����
���]�� �µ�v�� �v�µ�}�À�}�� ���� �‰�}�o�]�����Œ�]���}�� ���]�Œ�]�š�š�}�� �����o�o�[�]�v���]�À�]���µ�}�� ���o�o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}�� �o�µ�v�P�}�� �o�[���Œ���}�� �����o�o���� �À�]�š���� ���}�u���� �o���À����
fondamentale per un ampio ventaglio di policy�U�� �‹�µ���o�]�� �o�[�}�����µ�‰�����]�o�]�š���� ���� �o����flexicurity dei lavoratori, la 
���}�u�‰���š�]�š�]�À�]�š���� �����o�o���� �]�u�‰�Œ���•���U�� �o�[���u�u�}�����Œ�v���u���v�š�}�� �����o�o���� �Œ���o���Ì�]�}�v�]�� �]�v���µ�•�š�Œ�]���o�]�U�� �o���� �o�}�š�š���� ���o�o���� �‰�}�À���Œ�š���U�� �o����
cittadinanza attiva. A titolo esemplificativo basti pensare al complesso apparato normativo e attuativo messo 
in campo in �/�š���o�]�����‰���Œ���o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}���‰���Œ�u���v���v�š���������‰���Œ�š�]�Œ���������o�o�����o���P�P�����õ�î�l�î�ì�í�î�V���}�����o�o�����]�v�]�Ì�]���š�]�À�����]�v�š�Œ���‰�Œ���•����
dalle parti economiche e sociali per introdurre il diritto individuale alla formazione, sia nella contrattazione 
di specifiche categorie (nel contratto della metalmeccanica), sia nelle piattaforme di indirizzo (quale 
�o�[�������}�Œ���}���(�]�Œ�u���š�}�����������'�/�>�U�����/�^�>�������h�/�>���������}�v�(�]�v���µ�•�š�Œ�]�����v���o���u���Œ�Ì�}�������o���î�ì�í�ô�•�V���}�����v���}�Œ��, alla rilevanza che viene 
attribuita al ru�}�o�}�������o�o�����(�}�Œ�u���Ì�]�}�v�����•�]�����v���o�o�[���u���]�š�}�������o���W�]���v�}���v���Ì�]�}�v���o�����/�u�‰�Œ���•�����ð�X�ì�����U���������µ�o�š�]�u�}�U���v���o�o�[���u���]�š�}��
del nuovo Reddito di Cittadinanza, dove, stando alle stime ISTAT, il 62% dei beneficiari potenziali della misura 
possiede un livello di istruzione non superiore alla licenza media.  
Prendendo a prestito le parole di Joseph Stiglitz1, "puntare l'attenzione sull'apprendimento ci ha fatto 
adottare nuove lenti, attraverso le quali è necessario riesaminare in pratica ogni aspetto relativo al quadro 
legislativo di un paese"2. E soprattutto al contesto italiano, caratterizzato da profondi divari socioeconomici 
e da una crescita strutturalmente debole3, si adattano bene le conclusioni del saggio di Stiglitz e Greenwald: 
"L'innalzamento degli standard di vita ha più a che fare con l'apprendimento che con l'efficienza allocativa, 
tema da sempre a cuore delle preoccupazioni degli economisti. Questo fatto apre enormi prospettive per il 
benessere di coloro che vivono nel mondo in via di sviluppo, perché accumulare risorse è un processo lento 
in confronto alla velocità con la quale si possono ridurre i divari di conoscenza"4. 
�>�[���������v�š�}���•�µ�o �‰�}�š���v�Ì�]���o�������}�u�‰���š�]�š�]�À�}�������o�o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}���•�}�š�š�}�‰�}�v�����oa formazione a un cambio radicale: le 
pratiche di governance, di programmazione, di gestione e di realizzazione delle iniziative formative messe in 
campo, rispettivamente, dalle Regioni a valere sulla programmazione FSE e dai Fondi Paritetici 
Interprofessionali, prefigurano un lento ma decisivo spostamento dei bari�����v�š�Œ�}�� ������ �µ�v�[�}�(�(���Œ�š����corsuale 
standardizzata ad una domanda individuale di competenze: diminuisce sempre di più la componente additiva 
e adattiva, che spesso ha definito la formazione come strumento di recupero dei target più fragili, mentre va 
assumendo sempre più importanza il potenziale moltiplicativo e trasformativo che la formazione è capace di 
���š�š�]�À���Œ�����v���]���‰�Œ�}�����•�•�]���‰���Œ�•�}�v���o�]�Ì�Ì���š�]�����]�����‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}���������]�����Œ���•���]�š�����•�]���������]���o���À�}�Œ���š�}�Œ�]�U���•�]���������o�o�[�]�u�‰�Œ���•���X�� 
 
Le novità di maggiore rilievo del Rapporto ���]�� �‹�µ���•�š�[anno sono rappresentate dai due seguenti elementi 
evolutivi, che si andranno assestando e completando nelle prossime edizioni:  

�x �o�[���À�À�]�}�� ���]�� �µ�v�� �‰���Œ�Ì�]���o���� ���u�‰�o�]���u���v�š�}�� �����o�� �����u�‰�}�� ���]�� �}�•�•���Œ�À���Ì�]�}�v��, attraverso la ricostruzione di una 
visione di insieme delle policy �]�v���u���š���Œ�]�������]�����‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}�������P�o�]�������µ�o�š�]�X���E���o�o�[�����}�v�}�u�]�������}�u�‰�o���•�•�]�À���U��
la formazione continua mantiene il ruolo primario ma si arricchisce al contempo di analisi e 
valutazioni, anche sulla formazione rivolta agli occupati, che evidenzino il potenziale di sinergie 
offerto dalla complementarietà tra gli investimenti in formazione continua delle imprese con la più 

 
1 Stiglitz J.E., Greenwald B.C. (2018), ���Œ�����Œ���� �µ�v���� �•�}���]���š���� �����o�o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}��- Un nuovo approccio alla crescita, allo sviluppo e al 
progresso sociale, Einaudi, Torino. 
2 Ibidem, pag. 367. 
3 Cfr Moretti E. (2014), La nuova geografia del lavoro, Mondadori, Milano, pp. 17-�í�ô�W�� �^�E���P�o�]�� ���v�v�]�� ���� �À���v�]�Œ���� �o���� �Œ���P�]�}�v�]�� �����o�� �s�������Z�]�}��
���}�v�š�]�v���v�š�������Z�����Œ�]�µ�•���]�Œ���v�v�}�����������š�š�Œ���Œ�Œ�����]�v�v�}�À���Ì�]�}�v�������������‰�]�š���o�����µ�u���v�}���•���Œ���v�v�}���‹�µ���o�o�����À�]�v�����v�š�]���€�Y�•�X���>�����Œ���P�]�}�v�]�����[���µ�Œ�}�‰�������Z�����v�}�v��saranno 
�]�v�� �P�Œ�����}�� ���]�� �Œ�]���Z�]���u���Œ���� �]�v�v�}�À���Ì�]�}�v���� ���� �����‰�]�š���o���� �µ�u���v�}�� ���}�v�}�•�����Œ���v�v�}�� �µ�v�� �]�v���À�]�š�����]�o���� �������o�]�v�}�� �€�Y�•�X�� �/�v�� �‹�µ���•�š�}�� �‹�µ�����Œ�}�U�� �o�[�/�š���o�]���� �•���u���Œa 
impreparata ad affrontare le sfide del futuro, date alcune serie debolezze strutturali della sua economia. Il PIL italiano è aumentato 
�����o���ð�ñ�U�î�9���v���P�o�]�����v�v�]���^���š�š���v�š���U�������o���î�ò�U�õ�9���v���P�o�]���K�š�š���v�š���U�������o���í�ó�9���v���]���E�}�À���v�š�������������o���î�U�ñ�9���v���o�o�[�µ�o�š�]�u�}�����������v�v�]�}�X���Y�µ���•�š�������]�v���u�]������non ha 
�‰���Œ���P�}�v�]���v���P�o�]�����o�š�Œ�]���‰�����•�]�_. 
4 Stiglitz J.E., Greenwald B.C. (2018), pag. 367. 
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ampia e generale offerta di apprendimento permanente disponibile per gli adulti nei più diversificati 
contesti di vita, studio e lavoro; 

�x lo sviluppo �����o�[�]�v�š���P�Œ���Ì�]�}�v����dei sistemi informativi e di monitoraggio in corso di realizzazione che, per 
un verso, ha obbligato, in questa edizione, ad una selezione accurata tra i dati concretamente 
disponibili, ma che in prospettiva consentirà di valorizzare al meglio il patrimonio informativo 
�v���o�o�[���u���]�š�}�������o���^�]�•�š���u�����/�v�(�}�Œ�u���š�]�À�}���h�v�]���}�������o�o�����W�}�o�]�š�]���Z���������o���>���À�}�Œ�}.  

 
Il testo si articola in tre capitoli, il primo dei quali �‰�Œ�}�‰�}�v�����µ�v�[���v���o�]�•�]�������o�o�[���À�}�o�µ�Ì�]�}�v���������o�����}�v�š���•�š�}, il secondo 
presenta il monitoraggio delle policy di formazione continua, il terzo, infine, a partire �����o�o�[���•�‰�}�•�]�Ì�]�}�v����
analitica degli strumenti e delle linee strategiche e operative in corso di implementazione in Italia e in Europa, 
propone alcune riflessioni relative al percorso di sviluppo del sistema italiano della formazione permanente.  
La presente edizione, concentrandosi sul rafforzamento della qualità delle analisi anche attraverso una 
rivisitazione dei modelli e degli strumenti di monitoraggio, intende fornire ai policy maker dati e informazioni 
idonei per comprendere come e con quali modalità i nuovi indirizzi programmatici, volti ad accrescere la 
partecipazione della popolazione adulta alla formazione, si traducano concretamente in servizi, risultati, 
impatti. 
 
L�[���������•�•�}�� ���o�o���� �}�‰�‰�}�Œ�š�µ�v�]�š���� �(�}�Œ�u���š�]�À���� ���‰�‰���Œ���� ���v���}�Œ���� �(�}�Œ�š���u���v�š���� ���}�v���]�Ì�]�}�v���š�}�� ����lle caratteristiche 
sociodemografiche soggettive dei potenziali fruitori: in Italia, in misura maggiore che nella maggioranza degli 
altri Paesi europei, i gruppi più vulnerabili �t tipicamente gli adulti con basso livello di qualificazione e bassi 
livelli di competenze �t hanno minori probabilità di partecipare ad attività di istruzione e formazione. Ed è 
interessante osservare come questo avvenga nonostante il volume finanziario disponibile per il sostegno 
della formazione continua sia notevolmente cresciuto nel corso degli ultimi quindici anni (per quanto si 
mantenga sensibilmente inferiore rispetto a quanto stanziato in altri Paesi europei).  
Nella graduatoria europea dei tassi di partecipazione degli adulti alle attività di istruzione e formazione il 
Paese si colloca al diciassettesimo posto, con un valore pari al 7,9%. Il gap rispetto al benchmark obiettivo 
per il 2020 (fissato per tutti i partner comunitari al 15%), resta quindi molto ampio (figura seguente). 
 
Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di formazione nei Paesi 
�����o�o�[�h�v�]�}�v�������µ�Œ�}�‰�������Œ�]�•�‰���š�š�}�����o�������v���Z�u���Œ�l�����d���î�ì�î�ì�X�����v�v�]���î�ì�ì�ó�������î�ì�í�ó���~�À���o�X���9�• 

 
Fonte: elaborazione INAPP su dati EUROSTAT, Indagine sulle forze di lavoro (LFS) 
Anche il livello della spesa nazionale in istruzione e formazione mostra un livello comparativamente inferiore 
attestandosi al 3,9% del PIL, a fronte di una media europea del 4,7% e raggiungendo il 7,9% rispetto al totale 
della spesa statale contro una media UE del 10,2%.  



XIX Rapporto sulla formazione continua �t Annualità 2017-2018  
 

7  

Nel complesso, nel corso del 2017, circa due milioni e 600 mila gli individui di età compresa tra i 25 e i 64 anni 
(pari quindi al 7,9 per cento della popolazione di riferimento) hanno partecipato in Italia ad attività di 
istruzione e formazione. In valore assoluto si tratta di 107 mila unità �]�v���u���v�}���Œ�]�•�‰���š�š�}�����o�o�[���v�v�}���‰recedente.  
Più della metà ha partecipato a corsi di formazione professionale, in maggioranza aziendali e in misura minore 
�}�Œ�P���v�]�Ì�Ì���š�]���v���o�o�[���u���]�š�}�������o�o�����‰�Œ�}�P�Œ���u�u���Ì�]�}�v����regionale. �E���o�o�[ambito della formazione aziendale sono stati 
maggiormente coinvolti gli uomini; in quella regionale vi è stata invece una maggiore omogeneità sia nella 
distribuzione per genere che in quella territoriale. La restante parte dei partecipanti (circa il 46 per cento) ha 
seguito altri tipi di attività, come seminari, conferenze, lezioni private, corsi presso università popolari, di 
lingue, informatica, o con altri contenuti non legati al lavoro. In questi casi è stata più alta la presenza 
femminile, sia al Nord, sia al Sud.  
Tra i motivi della partecipazione prevalgono quelli professionali. Cresce la partecipazione alle attività di tipo 
non formale al crescere del livello di istruzione posseduto: la quota di partecipanti è più che doppia tra i 
laureati rispetto ai diplomati ed è sei volte superiore rispetto a chi ha un titolo di studio inferiore al diploma.  
L�[���À�}�o�µ�Ì�]�}�v����della partecipazione formativa dei lavoratori più anziani ���}�v�(���Œ�u�����o�[ampio e permanente divario 
a favore degli high-skilled (14,1%). Gli altri presentano valori di molto inferiori: dal 5,3% dei medium-skilled, 
al 2,8% dei medium low-skilled, fino ad un esiguo 1,8% dei low-skilled. La crescita, seppur insufficiente, della 
partecipazione formativa degli over 50 riguarda quindi in minima parte i lavoratori a medio-bassa 
qualificazione: �o�[�]�v���Œ���u���v�š�}�� �Œ���P�]�•�š�Œ���š�}��fra il 2008 e il 2017 è stato rilevante fra gli high-skilled e appena 
percettibile fra i low-skilled. (figura seguente). 

 

Tasso di partecipazione formativa dei lavoratori adulti tra i 50 e i 64 anni, per livello di competenza delle 
professioni.  Anni 2008-2017 (val %) 

 
Fonte: Elaborazioni INAPP su dati ISTAT RCFL (Rilevazione continua forze di lavoro) 

 
La scarsa partecipazione dei meno qualificati (non solo tra gli over 50) �•�]���Œ���(�(�}�Œ�Ì�������}�v���o�[���‰�‰�Œ�}�(�}�v���]�Œ�•�]�����]���µ�v����
condizione generale di low-skill equilibrium, �v���o�o���� �‹�µ���o���� �^�o���� ���}�u���v������ ���]�� �o���À�}�Œ�}�� �•�]�� �Œ�]�À�}�o�P���� ���� �‰�Œ�}�(���•�•�]�}�v�]�� ����
qualificazioni medio-basse e non richiede competenze trasversali e�o���À���š�����v���o�o�����•�]�v�P�}�o�����}�����µ�‰���Ì�]�}�v�]�_5.  

Per quanto riguarda gli investimenti formativi delle imprese italiane, nonostante la consistente crescita 
registrata negli anni seguenti alla crisi che ha consentito di raggiungere la quota del 60,2% di imprese 
impegnate stabilmente in formazione, peggiora comparativamente la posizione del Paese nella graduatoria 
europea (che dal 19° scende al 22° posto), considerando la crescita più rapida e decisa registrata dai partner 
�~���v���Z�����v���o�o�������Œ�����������o�o�[���•�š�����µ�Œ�}�‰���•. 

 
5 Commissione di esperti sul Progetto PIAAC (2014), Migliorare le competenze degli adulti italiani, Rapporto della Commissione di 

esperti sul Progetto PIAAC. 
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���š�š�Œ���À���Œ�•�}���o�[analisi condotta con �o�[�]�v���]���������}�u�‰�}�•�]�š�}��SMOP (Surface Measure of Overall Performance) emerge 
la dipendenza del gap italiano sia ad �����o�o�[insufficiente quota di imprese formatrici, sia dagli scarsi livelli di 
investimento. Migliore è il quadro per quanto riguarda la diffusione del work based learning o il contrasto al 
gender gap. Nel confronto con le imprese tedesche, a fronte di una minore quota di imprese formatrici sul 
totale, quelle italiane spendono meno ma coinvolgono nelle attività formative un maggior numero di 
lavoratori, erogando volume più elevato di ore. Le imprese francesi spendono di più per garantire un 
coinvolgimento ed un volume di attività in parte simile al nostro mentre quelle spagnole mostrano una 
maggiore efficienza con una quota più alta di imprese formatrici, di addetti formati e di ore di formazione.  
Oltre alle evidenze relative alla partecipazione degli adulti e agli investimenti formativi delle imprese la prima 
sezione del Rapporto riporta: un approfondimento sui bisogni di nuove competenze che scaturiscono dalle 
trasformazioni del �š���•�•�µ�š�}���‰�Œ�}���µ�š�š�]�À�}�������•���P�µ�]�š�}�������o�o�[�]�v�v�}�À���Ì�]�}�v�����š�����v�}�o�}�P�]�����U���Œ�����o�]�Ì�Ì���š�}�����š�š�Œ���À���Œ�•�}���µ�v�[���v���o�]�•�]��
�}�Œ�]�P�]�v���o���������]�������š�]���v���Ì�]�}�v���o�]�������o�o�[�]ndagine EUROSTAT CVTS-�ñ�V���µ�v�����•�]�v�š���•�]���•�µ�o�o�[���À�}�o�µ�Ì�]�}�v�����v�}�Œ�u���š�]�À�����]�v���u���š���Œ�]����
���]���(�}�Œ�u���Ì�]�}�v�������}�v�š�]�v�µ���V���µ�v�[���v���o�]�•�] �����o�o�}���•�š���š�}�������o�o�[���Œ�š�����v���o�o�����W�µ�����o�]���������u�u�]�v�]�•�š�Œ���Ì�]�}�v�� anche alla luce delle 
indicazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie che evidenziano il �Œ�µ�}�o�}�������š���Œ�u�]�v���v�š���������o�o�[�]�v�À���•�š�]�u���v�š�}��
in formazione nella PA, con particolare riferimento alle esigenze dettate dalla trasformazione digitale. 
La seconda parte è dedicata invece al monitoraggio delle politiche a supporto della formazione dei lavoratori 
e delle imprese e si incentra sulle iniziative finanziate e gestite dalle Regioni attraverso il Fondo Sociale 
Europeo e su�o�o�[���À�}�o�µ�Ì�]�}�v���������o���•�]�•�š���u��������i Fondi Paritetici Interprofessionali. 
Per quanto riguarda le policy �Œ���P�]�}�v���o�]�� �o�[���v���o�]�•�]�U�� ���P�P�]�}�Œ�v���š���� ���o�� �ï�ì�� �•��ttembre 2018, ha riguardato le attività 
formative promosse, progettate, realizzate o in ogni caso condivise con le imprese di appartenenza dei 
lavoratori interessati e �(�]�v���o�]�Ì�Ì���š���U�����o�o�}���•�š���•�•�}���š���u�‰�}�U���•�]�������o�o�[���P�P�]�}�Œ�v���u���v�š�}�U���‹�µ���o�]�(�]�����Ì�]�}�v���������Œ�]�‹�µ���o�]�(�]�����Ì�]�}�v����
delle competenze del lavoratore (dipendente o au�š�}�v�}�u�}�•�U�� �•�]���� ���o�o�[�������Œ���•���]�u���v�š�}�� �����o�o���� ���}�u�‰���š�]�š�]�À�]�š���� ���]��
impresa. 
Le strategie e le prassi adottate vengono declinate attraverso aspetti che restituiscono il senso e la direzione 
verso cui le Regioni stanno procedendo, quali ad esempio: la collocazione della formazione continua 
�v���o�o�[���u���]�š�}�� �‰�]�¶�� ���}�u�‰�o���•�•�]�À�}�� �����o�o���� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���Ì�]�}�v���� �&�^���V�� �o�[���u�u�}�v�š���Œ���� �����o�o���� �Œ�]�•�}�Œ�•���� �Œ���•���� ���]�•�‰�}�v�]���]�o�]�V�� �o����
�Œ���o���Ì�]�}�v�����š�Œ�����o�������Ì�]�}�v�]���‰�Œ�}�u�}�•�•���������o���&�^�������������]���&�}�v���]���/�v�š���Œ�‰�Œ�}�(���•�•�]�}�v���o�]�V���o�[�}�Œ�P���v�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���������o�o�������}�u���v������e le 
scelte delle amministrazioni rispetto ai soggetti beneficiari e le loro caratteristiche in termini di priorità; la 
qualificazione della domanda in termini di definizione delle priorità di intervento; i criteri di valutazione; le 
modalità di erogazione e le metodologie formative; il �Œ�µ�}�o�}�������o�o�����‰���Œ�š�]���•�}���]���o�]�V���o�[���v���o�]�•�]�������o�o���������Œ���š�š���Œ�]�•�š�]���Z����
delle iniziative in termini di durata e standard di costo; le sinergie, anche rispetto ad altri Fondi SIE con 
particolare riguardo per il FESR, sui temi della formazione continua; i primi risultati, soprattutto in termini di 
contributi già concessi; alcune caratteristiche salienti degli interventi di tipo individualizzato, ossia 
prevalentemente finanziati attraverso voucher aziendali o individuali per i lavoratori, specie autonomi e liberi 
professionisti. 
Nel complesso emerge un quadro estremamente variegato, con amministrazioni che procedono in modo 
differenziato sia nella quantità degli impegni che per la tipologia e qualità dei sostegni, laddove in alcune 
realtà, soprattutto del Nord, si assiste a un fiorire di iniziative spesso innovative e tendenti a stimolare 
sperimentazioni e nuove modalità di supporto allo sviluppo di filiere e reti di imprese.  
La quota maggiore di risorse impegnate si concentra come sempre nelle amministrazioni del Nord (figura 
seguente) che coprono circa i due terzi del totale, pur a fronte di una minore disponibilità finanziaria 
complessiva rispetto ai programmi operativi FSE delle amministrazioni del Sud. 
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Distribuzione percentuale delle risorse messe a bando per la formazione continua (al 30 settembre 2018) 

 
 
Del resto, un maggiore impegno nella formazione dei lavoratori caratterizza necessariamente i contesti 
produttivi più evoluti, maggiorente interconnessi con i mercati internazionali. La stessa azione dei Fondi 
Interprofessionali finisce per concentrarsi infatti nelle stesse aree territoriali del Nord senza, peraltro, creare 
e sviluppare particolari complementarità con la programmazione regionale del FSE. 
A proposito dei Fondi Interprofessionali, il volume annuo del contributo finanziario dello 0,30%, principale 
bacino di finanziamento per la formazione continua, si attesta ormai stabilmente oltre i 900 milioni di euro 
dei quali circa i due terzi dedicati al sostegno delle iniziative formative promosse dai Fondi stessi.  
 
Andamento dello 0,30% per destinazione (2012-2017) 

 
Fonte: elaborazione ANPAL su dati INPS 
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Nel complesso le imprese aderenti ai Fondi (al netto di quelle agricole e dei fondi per dirigenti) sono ormai 
circa 910.000 di cui il 50,7% concentrate in soli tre organismi (Fondimpresa, Fonarcom e Fondo Artigianato 
Formazione). I lavoratori in forza presso le imprese aderenti hanno superato i 10 milioni, concentrati per il 
65,3% in Fondimpresa, For.Te e Fonarcom.  
Nel periodo compreso tra il novembre del 2017 �����o�[ottobre del 2018, sono stati stanziati, attraverso gli Avvisi 
emanati dai Fondi, oltre 357 milioni di euro, un ammontare superiore di circa il 25% alle risorse FSE impegnate 
dalle Regioni per il finanziamento della formazione continua nei quasi quattro anni trascorsi �����o�o�[�]�v�]�Ì�]�}�������o�o����
programmazione (nel gennaio 2015) fino al settembre del 2018.  
L�[���š�š�]�À�]�š�������v�v�µ���o�������]���‰�Œ�}�P�Œ���u�u���Ì�]�}�v���������o�o�[�}�(�(���Œ�š�������]���(�}�Œ�u���Ì�]�}�v����dei Fondi contiene, fisiologicamente, degli 
���o���u���v�š�]�����]���Œ�]���}�Œ�•�]�À�]�š���U�����v���Z�����(�Œ�µ�š�š�}�������o�o�[���v���o�]�•�]�������]���(�������]�•�}�P�v�]�����u���Œ�•�]���v���o�o�����‰�Œ�����������v�š�]���š�}�Œ�v���š����������ei risultati 
conseguiti nel tempo. Si consolida il processo di limitazione del finanziamento della formazione obbligatoria 
(per la salute e sicurezza), soprattutto a vantaggio di temi legati al�o�[�]�v�š���Œ�v���Ì�]�}�v���o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� �����]�� �u���Œ�����š�]�U��
all�[�������Œ���•���]�u���v�š�}�� �����o�o���� ��ompetitività dei sistemi, al�o�[�]�v�v�}�À���Ì�]�}�v���� ���]�� �‰�Œ�}���}�š�š�]�� ���� �‰�Œ�}�����•�•�]�X�� �/�v�� �‰���Œ�š�]���}�o���Œ��, 
�o�[�]�v�v�}�À���Ì�]�}�v���� �À�]���v���� �������o�]�v���ša con differenti accenti: accanto alla necessità di incrementare le competenze 
digitali secondo le traiettorie �����(�]�v�]�š���� �v���o�o���� �•�š�Œ���š���P�]���� �^Industria 4.0�_, emerge anche la necessità di alcune 
�]�u�‰�Œ���•���� ���]�� ���(�(�]���]���v�š���Œ���� �]�v�À���•�š�]�u���v�š�]�� �]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���o�]�� �}�� �o�]�u�]�š���Œ���� �o�[�}���•�}�o���•�����v�Ì���� �����o�o���� ���}�u�‰���š���v�Ì���� ���]�� ���o���µ�v����
fasce di lavoratori.  
�^�]�����}�v�(���Œ�u�������v���}�Œ�����µ�v�����À�}�o�š�����o�[�������������v�Ì���������o�o�������}�u���v���� rispetto al�o�[�}�(�(���Œ�š���U�����}�v��gli Avvisi che esauriscono le 
risorse prima della scadenza e che, quindi, sono oggetto di successivi rifinanziamenti. Ciò ha spinto alcuni 
Fondi a favorire le imprese neoaderenti con avvisi ad hoc, oppure a limitare la partecipazione di quelle che 
sono state già beneficiarie di contributi in Avvisi precedenti.  
 
La terza parte del Rapporto traccia, infine, le linee di tendenza e di riferimento, a livello comunitario, 
nazionale e regionale, delle policy, degli strumenti e dei servizi che vanno a comporre la strategia italiana per 
�o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}�� �‰���Œ�u���v���v�š���U�� ���u���]�š�}�� �‹�µ���•�š�}���•�]�P�v�]�(�]�����š�]�À���u���v�š���� �‰�]�¶�� ���u�‰�]�}�� ���� ���]�À���Œ�•�]�(�]�����š�}�� �‰���Œ�����}�v�š���v�µ�š�]�� ����
finalità rispetto alla formazione continua, ma sempre più integrato e complementare con essa. 
La sezione si apre con un contributo che illustra lo stato di implementazione italiano della Raccomandazione 
del Consiglio Europeo �����o�� �í�õ�� ���]�����u���Œ���� �î�ì�í�ò�� �•�µ�]�� �^�W���Œ���}�Œ�•�]�� ���]�� �u�]�P�o�]�}�Œ���u���v�š�}�� �����o�� �o�]�À���o�o�}�� �����o�o���� ���}�u�‰���š���v�Ì����
(Upskilling Pathways�•�_�X��La Raccomandazione, che originariamente nasceva nelle intenzioni della New Skill 
Agenda nel�o�[���u���]�Ì�]�}�•a veste di una � Ĝaranzia Adulti�_ europea, in complementarietà con il Programma 
Garanzia Giovani, nella sua versione definitiva impegna gli Stati membri (in funzione della legislazione e delle 
situazioni nazionali, delle risorse disponibili e in stretta cooperazione con le parti sociali e gli erogatori di 
istruzione e formazione�•�� ���� �u�]�P�o�]�}�Œ���Œ���� �o�[���������•�•�}�� ���o�o���� �(�}�Œ�u���Ì�]�}�v���� ����gli adulti con un basso livello di 
competenze, conoscenze e abilità relativamente alle competenze alfabetiche, matematiche e digitali, con il 
fine ultimo di consentire il conseguimento di una qualifica di livello 3-4 secondo la classificazione 
EQF/European Qualification Framework. Una sezione spe���]�(�]�����������������]�����š�����������µ�v�[analisi degli Avvisi regionali 
finanziati con il FSE in stretta connessione tematica con la Raccomandazione Upskilling Pathways e quindi 
relativamente alle iniziative formative finalizzate al miglioramento del livello di competenze degli adulti con 
bassa qualificazione. 
Un approfondimento specifico è dedicato anche allo sviluppo della Skill Strategy in Italia che, promossa 
�����o�o�[�K���^��, �•�]�� �‰�}�v���� �o�[�}���]���š�š�]�À�}�� ���]�� �•�À�]�o�µ�‰�‰���Œ���� �µ�v�� �u���š�}���}�� ���Z���� ���]�µ�š�]�� �]�� �W�����•�]�� ������ �]�����v�š�]�(�]�����Œ���� �]�� �‰�µ�v�š�]�� ���]�� �(�}�Œ�Ì���� ���� ���]��
debolezza dei propri sistemi nazionali delle competenze al fine di facilitare la progettazione e 
�o�[�]�u�‰�o���u���v�š���Ì�]�}�v�������]���‰�}�o�]�š�]���Z�����À�}�o�š���������(���À�}�Œ�]�Œ�����o�������Œ���•���]�š�� �����}�v�}�u�]�����������o�[�]�v���o�µ�•�]�}�v�����•�}���]���o���X���/�o�����}�v�š�Œ�]���µ�š�}���v�}�v��
�•�]���o�]�u�]�š�����������]�o�o�µ�•�š�Œ���Œ�����o�[�]�v�]�Ì�]���š�]�À�����u�����‰�Œ�}�‰�}�v�����µ�v�����o���š�š�µ�Œ�����������µ�v�������v���o�]�•�]�����}�u�‰���Œ���š�������Z����definisce le connessioni 
tra i quattro pilastri in cui si articola la Skill Strategy con le indicazioni della Raccomandazione Upskilling 
Pathways �����]���‰�Œ�]�v���]�‰���o�]�����Œ�]�À���Œ�������o�o�����•�š�Œ���š���P�]�����]�š���o�]���v�����‰���Œ���o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}���‰���Œ�u���v���v�š���������(�]�v�]�ša con la legge 
92/2012 di riforma del mercato del lavoro. La comparazione, mira a contestualizzare le indicazioni di policy 
fornite dalla Skill Strategy �Œ�]�•�‰���š�š�}�����]���Œ�����o�]���‰�Œ�}�����•�•�]�����]���Œ�]�(�}�Œ�u�������Z�����o�[�/�š���o�]�����•�š�����u���š�š���v���}���]�v�������u�‰�}���]�v���u���š���Œ�]�������]��
competenze e di apprendimento permanente, evidenziando i punti di convergenza più significativi e ponendo 
particolare attenzione, in termini esemplificativi, su alcuni strumenti e linee di policy in corso di 
implementazione. 
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Vengono poi presentati i primi risultati del lavoro �����o�o�[���E�W���>���‰���Œ���‹�µ���v�š�}���Œ�]�P�µ���Œ�������]�o���o���À�}�Œ�}�����] valorizzazione, 
raccordo e utilizzo della Classificazione Europea delle Occupazioni e delle Competenze (ESCO), a sostegno dei 
servizi di incontro domanda-offerta di lavoro. In quanto classificazione multilingue (sono considerate 26 
lingue europee e �o�[arabo) delle competenze, delle qualifiche e delle occupazioni europee, ESCO ha lo scopo 
di fornire una terminologia di riferimento per i Paesi membri al fine di migliorare il funzionamento del 
mercato del lavoro, stabilendo un linguaggio comune per supportare il superamento delle lacune 
comunicative tra i diversi Paesi e tra i settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione. La 
classificazione è organizzata in tre pilastri principali (occupazioni; conoscenze, abilità e competenze; 
qualifiche) e uno dei primi impegni del Team ESCO Italia ha riguardato in particolare il lavoro di mappatura 
della classificazione nazionale delle professioni al Pillar Occupations, evidenziando importanti elementi di 
interconnessione fra i due quadri classificatori ed una elevata percentuale (oltre il 95%) di corrispondenza 
esatta fra il Pillar Occupations e le classificazione delle professioni CP2011 �����o�o�[�/�^�d���d. I lavori di transcodifica 
e correlazione tra differenti sistemi di classificazione si stanno dimostrando particolarmente preziosi nella 
valorizzazione e la messa a fattore comune di vastissimi patrimoni informativi ai fini della costruzione di 
dispositivi sempre più accurati e sofisticati di career intelligence, personalizzazione dei servizi, e incontro 
domanda offerta di formazione, di lavoro, anche nella prospettiva delle transizioni e della mobilità territoriale 
e settoriale. Il Rapporto si chiude con una analisi della nuova Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa 
alle Competenze C�Z�]���À���� �‰���Œ�� �o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}�� �‰���Œ�u���v���v�š���� �����o�� �u���P�P�]�}�� �����o�� �î�ì�í�ô, ponendo in evidenza le 
novità rispetto ai contenuti della prima Raccomandazione del 2006.  
Completano il terzo Capitolo due Focus che forniscono specifiche tecniche di dettaglio circa due processi di 
�Œ�]�(�}�Œ�u�������]���P�Œ���v�������Œ�]�o���À���v�Ì�����‰���Œ���o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}���‰���Œ�u���v���v�š���W���o�����u���•�•���������Œ���P�]�u���������o���•�]�•�š���u�������]������rtificazione 
delle competenze in Italia e le sfide nel medio e lungo termine del processo di processo di negoziato del 
futuro del Fondo sociale europeo che ha preso avvio nel corso del 2018.  
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CAPITOLO 1 �t ANALISI DELL�[EVOLUZIONE DEL CONTESTO 
 
 
1.1 LA PARTECIPAZIONE FORMATIVA DEGLI ADULTI 

 

1.1.1 LA PARTECIPAZIONE FORMATIVA DEGLI ADULTI IN EUROPA: LA POSIZIONE DELL'ITALIA 

Il progressivo invecchiamento della popolazione e la crescente diffusione delle tecnologie digitali e 
�����o�o�[���µ�š�}�u���Ì�]�}�v�� rendono necessario aggiornare, ampliare e consolidare le competenze degli adulti.6 Ciò 
anche al fine più generale di innalzare i livelli di competenza della popolazione, ed in particolare 
�o�[alfabetizzazione linguistica, matematica e digitale delle fasce in età matura, ���]�����À�À�]���Œ�����µ�v�[���Ì�]�}�v�������]�����}�v�š�Œ���•�š�}��
alla povertà educativa7 e di mitigare gli effetti attesi della dinamica di polarizzazione del mercato del lavoro, 
promuovendo opportunità di crescita e di mobilità professionale per gli occupati.  
Proprio nel caso degli occupati si delinea infatti, da un lato, un rischio di sostituzione (e una riduzione della 
domanda di competenze) per quelle professioni caratterizzate da una bassa componente di creatività, le cui 
mansioni potranno essere svolte dalle macchine�V�������o�o�[���o�š�Œ�}�U���µ�v�����µ�u���v�š�}�������o�o�������}�u���v���������]�����}�u�‰���š���v�Ì���U��sia 
di alto, sia di �����•�•�}���o�]�À���o�o�}�U�������Œ���š�š���Œ�]�Ì�Ì���š�����������µ�v�[���o���À���š�������}�u�‰�}�v���v�š�������]�����]�•���Œ���Ì�]�}�v���o�]�š���X�� 
�>�[���•�]�P���v�Ì�������]�����]�•�‰�}�Œ�Œ�������]���µ�v�������‰�]�š���o�����µ�u���v�}���‹�µ���o�]�(�]�����š�}�U�������‰�����������]���•�µ�‰�‰�}�Œ�š���Œ�����o�������}�u���v���������]���u���Œ�����š�]�������o���o��voro 
���]�v���u�]���]�U���Œ�]���Z�]���������‹�µ�]�v���]�����Z�����o�[�}�(�(���Œ�š�������]�����}�u�‰���š���v�Ì�������Œ�}�P���š���������]���•�]�•�š���u�]���(�}�Œ�u���š�]�À�]���•�]�������������•�š���v�Ì�����(�o���•�•�]���]�o����
per essere in linea con i cambiamenti, capace di modificarsi al variare delle esigenze del mercato del lavoro 
e maggiormente calibrata al fine di massimizzare la corrispondenza con la domanda di professioni. 
Tuttavia, è bene ricordare che, a differenza �����o�o�[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v���� �•���}�o���•�š�]�����U�� �‰���Œ�� �o�}�� �‰�]�¶�� �(�}�Œ�u���o���U�� �Œ���P�}�o���u���v�š���š���U��
finanziata e offerta in gran parte dal settore pubblico, l'apprendimento degli adulti è prevalentemente non 
formale e informale, non regolamentato, finanziato e offerto dal settore privato. Ciò comporta che queste 
attività pur essendo intenzionali non danno luogo, in genere, ad un riconoscimento formale essendo per lo 
più organizzate in contesto lavorativo quando finanziate dal datore di lavoro.  
�>�����]�•�š�]�š�µ�Ì�]�}�v�]�����}�u�µ�v�]�š���Œ�]�����u�}�•�š�Œ���v�}�����}�u�µ�v�‹�µ�����µ�v�[���š�š���v�Ì�]�}�v�������Œ���•�����v�š����sulla necessità di rafforzare �o�[offerta 
di conoscenze, di qualifiche e di competenze e di accrescere gli investimenti in istruzione e formazione. In 
generale, gli orientamenti programmatici �����o�o�[�h�v�]�}�v�� �Z���v�v�}���o�[�}���]���š�š�]�À�}�����]���u�]�P�o�]�}�Œ���Œ�����o�–���š�š�Œ���š�š�]�À���U���o�–�]�v���o�µ�•�]�À�]�š���U��
l'accessibilità e la flessibilità dell'apprendimento degli adulti. A tal fine, il Consiglio Europeo raccomanda agli 
Stati membri di intensificare gli sforzi per migliorare l'accesso per tutti a un apprendimento permanente di 
qualità e per realizzare strategie di invecchiamento attivo che consentano il prolungamento della vita 
lavorativa. Priorità alle iniziative finalizzate a migliorare l'accesso alla formazione e alle qualifiche mediante 
l'orientamento e la convalida dell'apprendimento non formale e informale sono contenute, ad esempio, nelle 
conclusioni di Riga (giugno 2015). È infatti non solo necessario migliorare i livelli formali di istruzione ma 
occorre promuovere anche i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, potenziando la formazione 
professionale e aumentando le opportunità per il riconoscimento e la convalida delle qualifiche e delle 
���}�u�‰���š���v�Ì���������‹�µ�]�•�]�š�������o�����]���(�µ�}�Œ�]�������o�o�–�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v�����(�}�Œ�u���o�����~���}�v�•�]�P�o�]�}�������o�o�[�h�v�]�}�v�������µ�Œ�}�‰��a, 2015)8.  
Questi orientamenti devono fronteggiare sfide ancora rilevanti: a livello europeo, un adulto su quattro ha 
ancora un insufficiente livello di alfabetizzazione linguistica e matematica e di competenze digitali; i livelli di 

 
6 Sul ruolo delle competenze nella relazione tra tecnologia e lavoro si veda, fra gli altri, G. Guarascio, S. Sacchi, Digitalizzazione, 
automazione e futuro del lavoro, INAPP, Roma, aprile 2017 
7 Cfr. Alivernini, F., Manganelli, S., & Lucidi, F. (2017), Dalla povertà educativa alla valutazione del successo scolastico: concetti, 
indicatori e strumenti validati a livello nazionale [From educational poverty to academic success assessment: Concepts, indicators 
and tools validated at national level], Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies, 15, 21-52; Larysa Minzyuk, Felice 
Russo, La misurazione multidimensionale della povert�� in istruzione in Italia Multidimensional Measurement of Educational Poverty 
in Italy, Politica economica, Journal of Economic Policy, 1/2016, pp. 65-122 
8 ���}�v�•�]�P�o�]�}�������o�o�[�h�v�]�}�v�������µ�Œ�}�‰�����U���������]�•�]�}�v�����~�h���•��2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli 
�^�š���š�]���u���u���Œ�]�������(���À�}�Œ���������o�o�–�}�����µ�‰���Ì�]�}�v�����‰���Œ���]�o���î�ì�í�ñ�U���'���Ì�Ì���š�š�����µ�(�(�]���]���o���������o�o�[�h�v�]�}�v�������µ�Œ�}�‰���� 
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partecipazione alle attività di apprendimento permanente sono ancora insufficienti, specie fra i lavoratori a 
�����•�•�}���o�]�À���o�o�}�����]���‹�µ���o�]�(�]�����Ì�]�}�v�����~���}�v�•�]�P�o�]�}�������o�o�[�h�v�]�}�v�������µ�Œ�}�‰�����U�����}�u�u�]�•�•�]�}�v�������µ�Œ�}�‰�����U���î�ì�í�ñ�•9.  
In Italia in particolare, la partecipazione degli adulti alla formazione resta ancora al di sotto della media 
europea e le istituzioni comunitarie attendono di conoscere gli effetti degli incentivi pubblici a sostegno della 
partecipazione alla formazione per la digitalizzazione previsti dal Piano Industria 4.0 (Commissione Europea, 
2017)10�X�� �/�o�� ���}�v�•�]�P�o�]�}�� �����o�o�[�h�v�]�}�v���� ���µ�Œ�}�‰������ �Z����inoltre �Œ�������}�u���v�����š�}�� ���o�o�[�/�š���o�]���� �o�[�����}�Ì�]�}�v���� �v���o�� �î�ì�í�ô�� ���]�� �v�µ�}�À�]��
provvedimenti, finalizzati ad assicurare efficaci politiche attive del mercato del lavoro e lo stanziamento di 
adeguate risorse su iniziative aventi un rilevante effetto di stimolo della crescita, tra c�µ�]�� �o�[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v���� ����
�o�[�]�v�v�}�À���Ì�]�}�v���� �~���}�v�•�]�P�o�]�}�� �����o�o�[�h�v�]�}�v���� ���µ�Œ�}�‰�����U�� �î�ì�í�ó�•11. I livelli di spesa del nostro Paese nel settore 
�����o�o�[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v���U�������o�o�����(�}�Œ�u���Ì�]�}�v�������������o�o�����‰�}�o�]�š�]���Z���������o���o���À�}�Œ�}���•�}�v�}���š�µ�š�š�}�Œ�����(�Œ�����]���‰�]�¶�������•�•�]�����[���µ�Œ�}�‰���X 
 
L�[���À�}�o�µ�Ì�]�}�v���������P�o�]���]�v���]�����š�}�Œ�]�����]��benchmarck di Europa 2020 in materia di istruzione e formazione mostra la 
persistenza di diversi gap che separano il nostro Paese dalla maggiorana dei partner comunitari, che hanno 
già raggiunto buona parte degli obiettivi.  
Per quanto riguarda la riduzione del tasso di abbandono scolastico precoce, nel 2017 si interrompe il calo 
�š���v�����v�Ì�]���o�������Z�������À���À�������}�v�•���v�š�]�š�}�����o�o�[�/�š���o�]�������]���Œ���P�P�]�µ�v�P���Œ�����v���o���î�ì�í�ð���o�[�}���]���š�š�]�À�}���v���Ì�]�}�v���o�����‰���Œ���]�o���î�ì�î�ì���~�í�ò���‰���Œ��
cento), fissato comunque al di sopra di quello UE (10 per cento): le uscite precoci dei giovani in età compresa 
tra 18 e 24 anni sono state il 14 per cento sul totale della popolazione di pari età. Nel caso della Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP), quasi la metà dei discenti sono indietro di almeno un anno nel percorso 
formativo, condizione che aumenta la probabilità di un abbandono precoce. Cresce il numero di laureati, 
���v���Z�����•�����o�[�}���]���š�š�]�À�}���~�ð�ì���‰���Œ�������v�š�}�•���������v���}�Œ�����u�}�o�š�}���o�}�v�š���v�}�U���u���v�š�Œ�����Œ�]�•�µ�o�š�������}�v�•���P�µ�]�š�}�����o�u���v�}���‹�µ���o�o�}���(�]�•�•���š�}��
a livello nazionale (26 per cento). Molto interessante risulta la crescita del tasso di occupazione tra i diplomati 
con età compresa fra 20 e 34 anni entro tre anni dal conseguimento del titolo di istruzione più elevato, anche 
se il gap da colmare è ancora molto alto, come quello del raggiungimento del benchmark relativo 
���o�o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}�������P�o�]�������µ�o�š�]�X���~�d�����X���í�X�í�• 
 
Tabella 1.1 �t Indicatori chiave di partecipazione e di esito della popolazione alle attività formative (Italia, 
UE; 2014-�î�ì�í�ó�V���À���o�X���u�����]�����v�v�µ�]�V���9�V���¦�• 

Fonte: EUROSTAT 
I livelli di investimento in istruzione e formazione continuano ad essere fra i più bassi in Europa. In rapporto 
al PIL la spesa è stata pari al 3,9 per cento nel 2016 rispetto ad una media europea del 4,7 (�o�[�/�š���o�]���� ����
quintultima in Europa al 24° posto); in proporzione alla spesa pubblica totale ci si attesta �]�v�À�����������o�o�[�µ�o�š�]�u�}��

 
9 ���}�v�•�]�P�o�]�}�������o�o�[�h�v�]�}�v�������µ�Œ�}�‰�����U�����}�u�u�]�•�•�]�}�v�������µ�Œ�}�‰�����U���Z���o���Ì�]�}�v�������}�v�P�]�µ�v�š�����î�ì�í�ñ del Consiglio e della Commissione sull'attuazione 
del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) - Nuove priorità per la 
cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, Bruxelles, 25 novembre 2015 
10 ���}�u�u�]�•�•�]�}�v�������µ�Œ�}�‰�����U���Z���o���Ì�]�}�v�������]���u�}�v�]�š�}�Œ���P�P�]�}�������o���•���š�š�}�Œ���������o�o�[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v�������������o�o�����(�}�Œ�u���Ì�]�}�v�����î�ì�í�ó�X���/�š���o�]���U�����Œ�µ�Æ���o�o���•�U���v�}�À���u��re 
2017 
11 ���}�v�•�]�P�o�]�}�� �����o�o�[�h�v�]�}�v���� ���µ�Œ�}�‰�����U�� �Z�������}�u���v�����Ì�]�}�v���� �����o�� ���}�v�•�]�P�o�]�}�� �����o�o�–�í�í�� �o�µ�P�o�]�}�� �î�ì�í�ó�� �•�µ�o�� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���� �vazionale di riforma 2017 
�����o�o�[�/�š���o�]���� ���� ���Z���� �(�}�Œ�u�µ�o���� �µ�v�� �‰���Œ���Œ���� �����o�� ���}�v�•�]�P�o�]�}�� �•�µ�o�� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���� ���]�� �•�š�����]�o�]�š���� �î�ì�í�ó�� �����o�o�[�/�š���o�]���� �~�î�ì�í�ó�l���� �î�ò�í�l�í�í�•�U�� �'���Ì�Ì���š�š���� �µ�(�(�]��iale 
�����o�o�[�h�v�]�}�v�������µ�Œ�}�‰�����U�������î�ò�í�l�ð�ò���õ�X�ô�X�î�ì�í�ó 

Benchmark 2020: Istruzione e formazione 
ITALIA MEDIA UE 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
Abbandono precoce da istruzione e formazione 
(età 18-24 con ISCED 2) 

15,0 14,7 13,8 14,0 11,2 11,0 10,7 10,6 

Conseguimento di un titolo di istruzione terziaria 
(età 30-34 con ISCED 5-8) 

23,9 25,3 26,2 26,9 37,9 38,7 39,1 39,9 

Tasso di occupazione a tre anni dei neodiplomati 
(età 20-34 con ISCED 3-8) 

45,0 48,5 52,9 55,2 76,0 76,9 78,3 80,2 

Partecipazione della popolazione adulta 
���o�o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}���‰���Œ�u���v���v�š�����~���š�����î�ñ-64) 

8,1 7,3 8,3 7,9 10,8 10,7 10,8 10,9 

Investimenti  

Spesa pubblica in istruzione come percentuale del 
PIL 

4,0 : 3,9 : 4,9 
: 

4,7 : 

Spesa pubblica e private per 
�•�š�µ�����v�š�����]�v���¦���W�W�^ 

ISCED 1-2 �¦ 6.226 �¦ 6.667 : : �¦ 6.494 : : : 
ISCED 3-4 �¦ 6.797 : : : �¦ 7.741 : : : 
ISCED 5-8 �¦ 8.451 �¦ 8.583 : : �¦ 11.187 : : : 



XIX Rapporto sulla formazione continua �t Annualità 2017-2018  
 

14  

posto con un 7,9 per cento rispetto ad una media europea del 10,2. È bene sottolineare come la carenza di 
finanziamento pubblico non riguarda �š���v�š�}���o�[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v�����‰�Œ�]�u���Œ�]���������•�����}�v�����Œ�]�����~�/�^���������ì-3), che è in linea con 
le medie europee, quanto la spesa in istruzione terziaria, che è la più bassa in Europa dopo il Regno Unito, 
con appena lo 0,3 per cento del PIL nel 2016 (contro una media europea dello 0,7). Ed è su questo che si 
concentra �o�����•�‰�����]�(�]�������Z�������}�u���v�����Ì�]�}�v���������}�š�š���š���������o�����}�v�•�]�P�o�]�}�����µ�Œ�}�‰���}���‰���Œ���o�[�/�š���o�]�����‰���Œ���]�o���^���u���•�š�Œ�������µ�Œ�}�‰���}��
2018 relativamente alla �v�������•�•�]�š���� ���]�� �^fornire ricerca, innovazione, competenze digitali e infrastrutture 
attraverso investimenti mirati e aumentare la partecipazione all'istruzione terziaria orientata alla formazione 
�‰�Œ�}�(���•�•�]�}�v���o���_ (Council of the European Union, 201812). 
Per quanto riguarda la dinamica della partecipazione �����P�o�]�������µ�o�š�]�����o�o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}���‰���Œ�u���v���v�š��, da qualche 
anno si registra in Europa una persistente stagnazione: dal 2013 la media UE-28 si aggira infatti intorno al 
�í�ì�U�õ�� �‰���Œ�� �����v�š�}�X�� ���]�~�� �Œ���v������ ���•�•���]�� �]�u�‰�Œ�}�������]�o���� �]�o�� �Œ���P�P�]�µ�v�P�]�u���v�š�}�� �����o�o�[�}���]���š�š�]�À�}�� ���]�� �����v���Z�u���Œ�l�� ���vtro il 2020, 
fissato al 15 per cento per il complesso della popolazione in età compresa tra i 25 e i 64 anni)13. 
Nello stesso periodo, in Italia il tasso ha assunto un andamento più dinamico ma altalenante, caratterizzato 
da piccoli incrementi in un anno, �•�µ���]�š�}���Œ�]���•�•�}�Œ���]�š�]���o�[���v�v�}���•���P�µ���v�š���V���]�o���Œ�]�•�µ�o�š���š�}���������Z�����o�������]�•�š���v�Ì���������o�������v���Z�u���Œ�l��
�v���o�o�[�µ�o�š�]�u�}�����������v�v�]�}�������u�]�P�o�]�}�Œ���š���� ���]�� �µ�v���‰���]�}�� ���]�� �‰�µ�v�š�]�� �u���� ������ �}�P�P�]�����‰�‰���Œ�������v���}�Œ�����u�}�o�š�}�����u�‰�]���U��(nel 2017 la 
percentuale italiana era ancora al 7,9 per cento). Anche la distanza dal valore medio europeo è rimasta 
costante negli ultimi anni. (Fig. 1.1) 
 
 
Figura 1.1 - Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di 
formazione. Anni 2007-2017, Italia, UE28, Benchmark ET 2020 (val. %) 

 
Fonte: elaborazione INAPP su dati EUROSTAT, Indagine sulle forze di lavoro (LFS) 

 
La dinamica stagnante a livello europeo è in realtà il prodotto di una forte disomogeneità nella distribuzione 
del fenomeno tra i diversi paesi. Da un lato, si registrano tassi di partecipazione molto elevati (superiori al 25 
per cento) fra i paesi scandinavi (Svezia, Finlandia e Danimarca), seguiti da Olanda, Francia, Estonia, 
Lussemburgo e Austria che, seppure con percentuali più contenute raggiungono il benchmark. Sono ormai 
quasi un terzo i paesi che hanno ���}�v�•���P�µ�]�š�}���o�[�}���]���š�š�]�À�}�X�����o�o�[���o�š�Œ�������•�š�Œ���u�]�š���������o�o�����•�����o�����š�Œ�}�À�]���u�}�����o���µ�v�]���W�����•�]��

 
12 Council of the European Union (2018), 'Council Recommendation on the 2018 National Reform Programme of the Italy and 
delivering a Council opinion on the 2018 Stability Programme of Italy' http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9440-2018-
INIT/en/pdf 
13 �>�[�]�v���]�����š�}�Œ�����u�]�•�µ�Œ�����o�����‰���Œ�š�����]�‰���Ì�]�}�v���������P�o�]�������µ�o�š�]�����������š�š�]�À�]�š���������µ�����š�]�À���������(�}�Œ�u���š�]�À�����Œ�]�•�‰���š�š�}�����o�o�[�}���]���š�š�]�À�}�������o�����}�]�v�À�}�o�P�]�u���v�š�}�����v�v�µ���o���U��
a partire dal 2020, di almeno il 15% della popolazione adulta in età lavorativa, a prescindere dalla condizione occupazionale, con età 
25-64 anni, in qualsiasi tipo di attivi�š�����(�}�Œ�u���š�]�À�����(�Œ�µ�]�š�}���•�µ�o�o���������•�������]���µ�v���‰�Œ�}�����•�•�}���]�v�š���v�Ì�]�}�v���o�������]�����‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}�X���>�[�]�v�����P�]�v�����>�����}�µ�Œ��
Force Survey di EUROSTAT (in Italia, �Z�]�o���À���Ì�]�}�v���� ���}�v�š�]�v�µ���� �����o�o���� �(�}�Œ�Ì���� ���]�� �o���À�}�Œ�}�•�� �‰�Œ�}���µ������ �o���� �•�š�]�u���� �µ�(�(�]���]���o�]�� �����o�o�[�]�v���]�����š�}�Œ���� ���µ�Œ�}�‰���}��
�^�W���Œ�š�����]�‰���Ì�]�}�v���������P�o�]�������µ�o�š�]�����o���o�]�(���o�}�v�P���o�����Œ�v�]�v�P�_�U�����Z�����(�����‰���Œ�š���������o���•���š�����]���]�v���]�����š�}�Œ�]�������(�]�v�]�š�}�������o�o�����^�š�Œ���š���P�]���������µ�����š�]�}�v�����v�����d�Œ���]�v�]�v�P���~���d��
�î�ì�î�ì�•�� ���Z���� �o�[���µ�Œ�}�‰���� �Z���� �����}�š�š���š�}�� �‰���Œ�� �u�]�•�µ�Œ���Œ���� ���� �u�}�v�]�š�}�Œ���Œ���� �]�� �‰�Œ�}�P�Œ���•�•�]�� �v���o�� �����u�‰�}�� �����o�o�[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v���� ���� �����o�o���� �(�}�Œ�u���Ì�]�}�v���� �����]�� ���]�š�š�����]ni 
europei.  
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�����o�o�[���µ�Œ�}�‰���������o�o�[���•�š���~�^�o�}�À�������Z�]���U�����µ�o�P���Œ�]���U�����Œ�}���Ì�]���������Z�}�u���v�]���•�U�����}�v���š���•�•�]���u�}�o�š�}�������•�•�]���~�]�v�(���Œ�]�}�Œ�]�����o���ð%). I restanti 
sono distribuiti su una scala che va dal 4 al 10 per cento, per lo più con una dinamica molto bassa se non 
negativa.  
�Z�]�•�‰���š�š�}���������]�����]�����v�v�]���‰�Œ�]�u���U���•�]���Œ���P�]�•�š�Œ�����µ�v�[�µ�o�š���Œ�]�}�Œ�������Œ���•���]�š����nei paesi scandinavi (in particolare la Svezia) ma 
anche della Francia (che passa dal sedicesimo al quinto posto), del�o�[���•�š�}�v�]���U��del Lussemburgo e della 
Repubblica Ceca. Il Regno Unito subisce invece un forte peggioramento, perdendo sei punti percentuali e 
scivolando dal terzo al nono posto. 
�E���o�o�����P�Œ�����µ���š�}�Œ�]�������µ�Œ�}�‰�����U���o�[�/�š���o�]�����}�����µ�‰�����µ�v�����‰�}�•�]�Ì�]�}�v�����]�v�š���Œ�u����ia, collocandosi nel 2017 al diciassettesimo 
posto (arretrando di tre posizioni rispetto al 2016 e di una posizione rispetto al 2007), con una crescita, nel 
decennio della crisi, pari ad appena un +1,7 per cento�X���������}�P�P�]���Œ�]�u���v�����µ�v�[���u�‰�]�������]�•�š���v�Ì�����•�]����dal benchmark 
(-7,1 punti percentuali) sia dalla media europea (-�ï�� �‰�µ�v�š�]�•�X�� �^���� �(�}�•�•���� ���}�v�(���Œ�u���š���� �o�[���š�š�µ���o���� �š���v�����v�Ì���� �‹�µ���•�š�]��
�}���]���š�š�]�À�]�� �v�}�v�� �•���Œ���v�v�}�� �Œ���P�P�]�µ�v�š�]�� �v�����v���Z���� �v���o�� �u�����]�}�� �‰���Œ�]�}���}�X�� ���� �‹�µ�]�v���]�� ���À�]�����v�š���� �o�[���•�]�P���v�Ì���� ���]�� �µ�v�� �Œ��pido e 
significativo cambio di passo anche alla luce delle dinamiche registrate �]�v�����o�š�Œ�]���W�����•�]���v���]���‹�µ���o�]���o�[attenzione su 
questi temi è evidentemente maggiore. (Fig. 1.2) 
 
 
Figura 1.2 - Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di formazione 
�v���]���W�����•�]�������o�o�[�h�v�]�}�v�������µ�Œ�}�‰�������Œ�]�•�‰���š�š�}�����o�������v���Z�u���Œ�l�����d���î�ì�î�ì�X�����v�v�]���î�ì�ì�ó�������î�ì�í�ó���~�À���o�X���9�• 

 
Fonte: elaborazione INAPP su dati EUROSTAT, Indagine sulle forze di lavoro (LFS) 

 

Oltre al trend quantitativo è importare analizzare gli aspetti qualitativi del processo. L�������Œ���•���]�š���������o�o�[�]�v���]�����š�}�Œ����
di benchmark rappresenta infatti un segnale importante ma non sufficiente, considerando che per produrre 
effetti positivi sul sistema la crescita deve essere accompagnat���������o���Œ�]�•�‰���š�š�}�������]�����Œ�]�š���Œ�]�����]�����‹�µ�]�š�����v���o�o�[���������•�•�}��
alle opportunità formative da parte di tutte le categorie sociali, in particolare di quelle vulnerabili. 
Nonostante le raccomandazioni delle istituzioni comunitarie, né in Europa né in Italia assistiamo ad un 
�•�}�•�š���v�Ì�]���o���� �u�]�P�o�]�}�Œ���u���v�š�}�� �����o�o���� ���}�v���]�Ì�]�}�v�]�� ���]�� ���������•�•�}�� ���o�o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}�� �‰���Œ�u���v���v�š���W�� �o���� �‰���Œ�š�����]�‰���Ì�]�}�v����
appare, infatti, ancora molto influenzata dalle caratteristiche socio-demografiche individuali. 
Chi partecipa maggiormente ai percorsi di apprendimento sono le fasce di popolazione più giovani, istruite 
con un lavoro qualificato mentre, al contrario, la possibilità di essere coinvolti in attività formative diminuisce 
tra chi è poco istruito, ha superato i 45 anni di età e svolge un lavoro poco qualificato. Ciò accade non solo in 
Italia ma anche in Europa. (Fig. 1.3) 
�Z�]�•�‰���š�š�}�� ���o�o���� �u�����]���� ���µ�Œ�}�‰�����U�� �o�[�/�š���oia presenta però valori sistematicamente più critici, con una maggiore 
penalizzazione per i profili a basso livello di istruzione e di qualificazione. Si rileva inoltre una maggiore 
partecipazione formativa della popolazione inattiva, probabilmente imputabile alla maggiore durata dei 
percorsi di istruzione terziaria.  
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�>�������}�v���]�Ì�]�}�v�����‰�Œ�}�(���•�•�]�}�v���o�����Œ���‰�‰�Œ���•���v�š���U���]�v�•�]���u�������o�o�[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v���U���]�o���u���P�P�]�}�Œ���(���š�š�}�Œ�������]�����]�•���P�µ���P�o�]���v�Ì���W���‹�µ���•�]���í�ï��
punti percentuali separano il tasso di partecipazione degli high-skilled (15,2%) da quello dei low-skilled 
�~�î�U�õ�9�•�X���Y�µ���•�š�]���µ�o�š�]�u�]�����Œ�Œ���š�Œ���v�}���µ�o�š���Œ�]�}�Œ�u���v�š�����Œ�]�•�‰���š�š�}�����o�o�[���v�v�}���‰�Œ�����������v�š�����~-0,2).  
I valori italiani sono inferiori per ogni classe di età e il gap rispetto alla media europea è ancora più evidente 
nella classe 35-44 anni. Una distanza di tre punti percentuali riguarda gli occupati e di cinque i disoccupati. Il 
gap è presente per ogni gruppo professionale. 
�Z�]�•�‰���š�š�}�� ���o�o�[���v�v�}�� �‰�Œ�����������v�š���U�� �v���o�� �î�ì�í�ó�U�� �•�]�� ���À�]�����v�Ì�]���� ���}�u�µ�v�‹�µ���� �µ�v�� �o�]���À���� �u���� �]�v�š���Œ���•�•���v�š���� �u�]�P�o�]�}�Œ���u���v�š�}��
relativamente alle fasce di età più avanzate (+0,8) mentre cresce ulteriormente la partecipazione degli 
occupati (+0,9) e dei laureati (18,3). Il gap italiano per livello di istruzione riguarda solo gli adulti con titoli di 
studio bassi mentre per laureati e diplomati siamo vicini ai valori europei. 
 
Figura 1.3 - Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di formazione 
secondo età, istruzione, condizione occupazionale e professionale - UE28 e Italia, Anno 2017 (val. %) 

Fonte: elaborazione INAPP su dati EUROSTAT, Indagine sulle forze di lavoro (LFS) 

 
Nel confronto con i partner europei�U�� �o�[���š���� �•�]�� ���}�v�(���Œ�u���� �µ�v�}�� �����]�� �(���š�š�}�Œ�]�� �‰�]�¶�� �Œ�]�o���À���v�š�]: in tutti i paesi il 
coinvolgimento in attività formative diminuisce a�o�����Œ���•�����Œ���������o�o�[���š��. Nel blocco scandinavo, la partecipazione 
è nettamente superiore rispetto a quella media europeo �]�v���š�µ�š�š�����o�����(���•���������[���š���U��è infatti molto alta anche la 
quota degli over 54, che in Svezia raggiunge il 22 per cento. In questi Paesi, seppure con alcune 
���]�(�(���Œ���v�Ì�]���Ì�]�}�v�]�U�� �o�}�� �^�š���š�}�� �P���Œ���v�š�]�•������ �µ�v�[�}�(�(���Œ�š���� �������P�µ���š���� ���]�� �}�‰�‰�}�Œ�š�µ�v�]�š���� �����µ�����š�]�À���� ���� �(�}�Œ�u���š�]�À���U��con elevati 
standard di equità, e i programmi formativi costituiscono parte integrante della strategia messa in campo per 
sostenere il sistema pensionistico.  
In tutti i paesi che occupano le posizioni di testa, cioè quelli che hanno raggiunto il benchmark, i livelli alti di 
partecipazione degli over 54 sono accompagnati da valori quasi doppi per gli under 35. Se consideriamo lo 
scostamento fra il livello di partecipazione dei giovani e quello degli over 54, la Germania recupera ben sette 
posizioni in graduatoria (salendo al decimo posto) con un alto livello di partecipazione fra i giovani e uno 
molto basso fra i �‰�]�¶�����v�Ì�]���v�]�X���W���Œ���o�}���•�š���•�•�}���u�}�š�]�À�}�U�����v���Z�����o�[�/�š���o�]�����Œ�����µ�‰���Œ�����‹�µ���š�š�Œ�}���‰�}�•�]�Ì�]�}�v�]���~�Œ���P�P�]�µ�v�P���v���}���]�o��
�‹�µ���š�š�}�Œ���]�����•�]�u�}�� �‰�}�•�š�}�•�X�� ���� ���À�]�����v�š���� ���Z���� �µ�v�� �]�v�À���•�š�]�u���v�š�}�� �u���P�P�]�}�Œ���� �•�µ�o�o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}��dei più anziani 
�‰�Œ�}���µ�Œ�Œ�������������v���Z�����]�v���/�š���o�]�����µ�v�������Œ���•���]�š�����•�}�•�š���v�Ì�]���o���������o�o�[�]�v���]��atore. (Fig. 1.4) 
 
Figura 1.4 - Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di formazione 
secondo la classe di età - Paesi UE28, Anno 2017 (val. %) 
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Fonte: elaborazione INAPP su dati EUROSTAT, Indagine sulle forze di lavoro (LFS) 
 

Anche il livello di istruzione ha una relazione diretta con �o�[accesso alle opportunità. Questo accade in tutti i 
�W�����•�]�����µ�Œ�}�‰���]���u�����]�v���u�]�•�µ�Œ�����u���P�P�]�}�Œ�����v���o���E�}�Œ�������µ�Œ�}�‰���X���>�[�/�š���o�]�� permane sugli stessi livelli da anni e resta in 
coda alla graduatoria, con una quota di partecipanti laureati e post laureati che si attesta al 18,3 per cento 
(nel 2016 erano il 19,2)�U���o�[���‹�µ�]�À���o���v�š���� �����o�o����quota di adulti in formazione con un basso titolo di istruzione 
residenti in Svezia o in Danimarca (quest�[�µ�o�š�]�u�} gruppo in Italia è molto penalizzato con una quota di 
partecipanti pari al 2 per cento). �Z�]�•�‰���š�š�}�����o�o�[���v�v�}���‰�Œ�����������v�š�� si registra un complessivo peggioramento fra 
le fasce di età più avanzate (-0,8), anche se in linea con la media europea, preoccupante invece fra gli adulti 
con titoli di studio inferiori. (Fig. 1.5) 
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Figura 1.5 - Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di formazione 
secondo il livello di istruzione posseduto �t Paesi UE28, Anno 2017 (val. %) 

 
Nota: Per l'Istruzione pre-elementare, primo/secondo stadio di istruzione base, non sono disponibili i dati della Lituania, Romania e Slovacchia 

Fonte: elaborazione INAPP su dati EUROSTAT, Indagine sulle forze di lavoro (LFS) 

 
Il condizionamento prodotto dai fattori sociodemografici sulla capacità di accedere alle opportunità 
formative da parte di determinati gruppi sociali renderebbe necessario un mutamento di approccio nelle 
impostazioni di policy, ridefinendo finalità, target e obiettivi delle strategie formative, per migliorare 
�o�[���š�š�Œ���š�š�]�À�]�š���������o�o�����(�}�Œ�u���Ì�]�}�v���������o�����}�‰�‰�}�Œ�š�µ�v�]�š�������]�����‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}���‰���Œ�u���v���v�š���U�����}�u�����]�v���]�����š�}�������o�o�����]�•�š�]�š�µ�Ì�]�}�v�]��
comunitarie (Commissione europea/EACEA/Eurydice 2015). In tal senso, sarebbe utile spostare 
progressivamente il focus da�o�o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}�� �(�}�Œ�u���o���� ���� �‹�µ���o�oo non formale (che riguarda attività svolte 
tipicamente sul luogo di lavoro) o informale (attività svolte sia in ambito lavorativo che nel più ampio contesto 
sociale).14 Qui si producono le abilità creative, sociali e innovative che meglio rispondono ai bisogni di 
apprendimento in età adulta15 e si sviluppano le soft skills.  
Del resto in tutti i paesi europei (Fig. 1.6) gli adulti partecipano maggiormente a percorsi formativi di tipo non 
formale seppure con differenti combinazioni dovute alle specificità dei sistemi nazionali.  
  

 
14 La formazione non formale comprende le attività di apprendimento strutturate e organizzate che possono eventualmente dare 
diritto ad un attestato, ma non permettono di modificare il titolo di studio di chi le pratica (corsi di formazione, workshop e seminari, 
guided training on the job, lezioni private). Sono esclusi i corsi di istruzione scolastica, universitari e accademici, così come i corsi IFP 
(Percorsi triennali/quadriennali di istruzione e formazione), IFTS e ITS (Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore) (vedi 
par. 2.3). Cfr. EUROSTAT (2006), Classification of Learning Activities (CLA) (Angotti R., Belmonte S., 2015) 
15 Antonioli D., Manzalini R. and Pini P. (2011), Journal of Behavioral and Experimental Economics (formerly The Journal of Socio-
Economics), vol. 40, issue 3, 312-326 
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Figura 1.6 - Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di formazione 
secondo la tipologia di attività frequentata �t Paesi UE28, Anno 2017 (val. %) 

 
Fonte: elaborazione INAPP su dati EUROSTAT, Indagine sulle forze di lavoro (LFS) 

 
Come già accennato, la partecipazione alle opportunità di apprendimento è più frequente tra gli occupati che 
svolgono lavori qualificati. È questo un fenomeno presente in tutti i Paesi, sebbene con grandezze diverse. 
La media europea è pari a circa il 18 per cento, più di tre volte superiore al valore registrato per gli operai 
specializzati e gli addetti meno qualificati (intorno al �ñ���‰���Œ�������v�š�}�•�X���>�[�/�š���o�]�����u�}�•�š�Œ�����À���o�}�Œ�]�����v���}�Œ�����u�}�o�š�}�������•�•�]��
per tutte le categorie professionali, con tassi di partecipazione formativa che oscillano dal 15,2 per cento 
degli occupati high-skilled, al 2,9 degli addetti meno qualificati. Mentre per i primi il Paese occupa il 
quattordicesimo posto, per i low-skilled si posiziona al ventesimo (in tal caso, con una perdita di tre posizioni 
rispetto al 2016). La formazione tende quindi a qualificare ulteriormente persone che hanno già un buon 
livello formativo mentre il rischio di esclusione (in particolare in Italia) tende a colpire le categorie di 
�o���À�}�Œ���š�}�Œ�]�� �‰�]�¶�� �À�µ�o�v���Œ�����]�o�]�� �v�}�v�� �•�}�o�}�� �‰���Œ�� �o�[���š���� ���À���v�Ì���š���� �}�� �]�o�� �����•�•�}�� �o�]�À���o�o�}�� ���[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v���� �u���� ���v���Z���� �‰���Œ�� �o���� �����•�•����
qualificazione della professione. (Fig. 1.7) 
 
Figura 1.7 - Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di formazione 
secondo la condizione professionale - Paesi UE28, Anno 2017 (val. %) 

Nota: Non disponibili Cipro, Lituania, Croazia e Bulgaria per la categoria "Artigiani", Lituania e Romania per la categoria "Professioni non qualificate" 

Fonte: elaborazione INAPP su dati EUROSTAT, Indagine sulle forze di lavoro (LFS),  
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In Italia, in misura maggiore che negli altri paesi europei, i gruppi più vulnerabili (gli adulti con basso livello di 
qualificazione e competenze, con bassi livelli salariali e più anziani), hanno una minore probabilità di 
partecipare ad attività di istruzione e formazione. Ciò avviene nonostante la crescita del volume finanziario 
complessivo per il sostegno alla formazione continua. La sfida per il policy making si pone sul piano dela 
promozione di una maggiore �]�v�š���P�Œ���Ì�]�}�v�����(�Œ�����o�����‰�}�o�]�š�]���Z���������µ�����š�]�À���������‹�µ���o�o���������o�o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}���‰���Œ�u���v���v�š����
e della formazione continua, facilitando gli scambi intergenerazionali tra i lavoratori per il passaggio delle 
esperienze professionali tra i più giovani e i più anziani, mettendo a frutto la loro esperienza lavorativa e di 
vita (vedi parr. 1.2.2 e 1.2.3), ponendo �u���P�P�]�}�Œ�������š�š���v�Ì�]�}�v�����]�v���(���•�������]���‰�Œ�}�P�Œ���u�u���Ì�]�}�v���������o�o�[�}�(�(���Œ�š�����(�}�Œ�u���š�]�À��.  
 

1.1.2 LA PARTECIPAZIONE FORMATIVA DEGLI OCCUPATI IN ITALIA 
 
Nel 2017, circa due milioni e 600mila individui di età compresa tra i 25 e i 64 anni (pari al 7,9 per cento della 
popolazione di riferimento) hanno partecipato in Italia ad attività di istruzione e formazione. In particolare, 
si registra una diminuzione degli individui formati pari a 107 mila unità, un decremento che riguarda 
���•���o�µ�•�]�À���u���v�š���� �o�[���u���]�š�}�� �����o�o���� �(�}�Œ�u���Ì�]�}�v���� ���� �v�}�v�� �‹�µ���o�o�}�� �����o�o�[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v���U�� �‰���Œ��la quale si rileva invece una 
diminuzione di lievissima entità. Il decremento maggiore è tra gli adulti occupati che partecipano a corsi 
formativi di tipo non professionale (-86 mila unità). 
La partecipazione formativa ha registrato un andamento stagnante nella fase peggiore della crisi (dal 2008 al 
2013) ed una leggera ripresa prima nel 2014 e poi nel 2016 (Fig. 1.8). Un simile trend è stato riscontrato 
anche fra le imprese (vedi par. 1.3.2) è ciò spiega la maggiore intensità assunta dal fenomeno proprio fra gli 
occupati, non limitata alla partecipazione ad attività formative in contesti non formali. 
 
Figura 1.8 - �d���•�•�}�� ���]�� �‰���Œ�š�����]�‰���Ì�]�}�v���� �����P�o�]�� �}�����µ�‰���š�]�� ���� �����o�o�[�]�v�š���Œ���� �‰�}�‰�}�o���Ì�]�}�v���� �~�î�ñ-64 anni) alle attività di 
formazione, a seconda del contesto in cui sono state svolte (2008-2017; NF: Non Formale, FNF: Formale o 
Non  Formale; %)  

 
 Fonte: Elaborazioni INAPP su dati EUROSTAT, Indagine sulle forze di lavoro (LFS) 
 
Le donne presentano maggiori livelli di partecipazione formativa, con una maggiore incidenza fra le occupate, 
in particolare nelle regioni settentrionali. Confrontando gli occupati con gli adulti in genere (occupati e non) 
si rileva una netta prevalenza femminile, soprattutto fra gli over 54. (Tab. 1.2). 
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Tabella 1.2 - Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni (totale e occupati) alle attività di 
istruzione e formazione secondo la classe di età, il sesso e la ripartizione geografica - Media annuale 2017 
(val. %)  

  OCCUPATI TOTALE 
  Maschi Femmine Maschi e Femmine Maschi Femmine Maschi e Femmine 

CLASSI DI ETÀ             
25-34 9,3 12,2 10,5 13,9 15,9 14,9 
35-44 7,5 9,8 8,5 6,9 7,5 7,2 
45-54 6,6 9,9 8,0 5,8 6,9 6,4 
55-64 6,2 8,5 7,2 4,5 5,1 4,8 
Totale 7,3 10,1 8,5 7,4 8,4 7,9 

AREA       
Nord 8,4 11,1 9,6 8,3 9,7 9,0 
Centro 7,8 10,3 8,9 8,4 9,2 8,8 
Sud e isole 5,1 7,4 5,9 5,7 6,2 6,0 
Italia 7,3 10,1 8,5 7,4 8,4 7,9 

Fonte: elaborazione INAPP su dati ISTAT RCFL (Rilevazione continua forze di lavoro) 
 
La partecipazione ai corsi di formazione è pari a quasi due volte e mezzo quella ai corsi di studio ed il divario 
aumenta se si considerano i soli occupati. Mentre i corsi di studio sono quasi totalmente frequentati dagli 
under 35, per i corsi di formazione si riscontra una presenza omogenea fra le classi di età con una leggera 
flessione per gli over 54.  
La differenza tra la partecipazione a corsi di formazione o di studio è evidente anche da un punto di vista 
geografico: i corsi di studio sono più frequentati nel Centro-Sud, quelli di formazione nel Nord. 
Il quadro degli occupati, pur se con quote più alte per i corsi di formazione e più basse per i corsi di studio, 
�•���P�µ���� �o�[���v�����u���v�š�}�� �P���v���Œ���o���� �•�]���� �]�v�� �Œ���o���Ì�]�}�v���� ���o�o���� �š�]�‰�}�o�}�P�]���� ���]�� ���}�Œ�•�}�� �•�À�}�o�š�}�� ���Z���� ���o�o�[���š���� ���� ���o�o�[���‰�‰���Œ�š���v���v�Ì����
�P���}�P�Œ���(�]�����X���>�[�µ�v�]���������������Ì�]�}�v���������v���o�o�����‰���Œ�����v�š�µ���o�]�����]���•�À�}�o�P�]�u���v�š�}�����] corsi di studio nelle tre aree geografiche. 
Rispetto al contesto generale, infatti, gli occupati che scelgono di iscriversi a corsi di studio si equivalgono. 
(Tab. 1.3). 
 
Tabella 1.3 - Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni (totale e occupati) alle attività di 
istruzione e formazione secondo la classe di età, la ripartizione geografica e la tipologia di corso - Media 
annuale 2017 (val. %)  

Età      /     Area 
OCCUPATI TOTALE 

Corsi di studio Corsi di formazione Corsi di studio 
Corsi di 

formazione 
Totale 1,18 7,5 2,5 5,7 

25-34 3,88 7,1 9,9 5,6 
35-44 0,85 7,8 1,1 6,3 
45-54 0,46 7,7 0,5 5,9 
55-64 0,20 7,0 0,1 4,7 

Nord 1,18 8,6 2,0 7,2 
Centro 1,18 7,9 2,7 6,3 
Sud e isole 1,17 4,9 3,0 3,1 

Fonte: Elaborazioni INAPP su dati ISTAT RCFL (Rilevazione continua forze di lavoro) 
 
�&�}�����o�]�Ì�Ì���v���}���o�[���š�š���v�Ì�]�}�v�����•�µ�]�����}�Œ�•�]�����]���(�}�Œ�u���Ì�]�}�v���U�������]�v�š���Œ���•�•���v�š�������v���o�]�Ì�Ì���Œ�����o�����‰���Œ�š�����]�‰���Ì�]�}�v���������P�o�]�������µ�o�š�]�����o�o����
attività di apprendimento in base all�����š�]�‰�}�o�}�P�]���������o�o�[offerta, distinguendo tra la formazione finanziata dalle 
regioni, la formazione aziendale e le altre tipologie. Circa la metà dei formati (Tab. 1.4) ha partecipato a 
iniziative formative aziendali e una piccola quota a quelle regionali. La restante parte ha seguito altri tipi di 
attività, come seminari, conferenze, lezioni private, corsi individuali o presso università popolari o della terza 
età, corsi di lingue, informatica, musica o con altri contenuti di tipo extra lavorativo. In tal caso, la presenza 
femminile è più alta, soprattutto nelle regioni del Nord e del Sud (Tab. 1.4). 
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Tabella 1.4 - Popolazione di 15-64 anni (totale e occupati) che partecipa a corsi di formazione, per sesso e 
tipologia di corso frequentato - Media annuale 2017 (val. %)  
TIPOLOGIE CORSI DI FORMAZIONE OCCUPATI TOTALE 
  Maschi  Femmine Totale Maschi  Femmine Totale 

ITALIA 
Formazione professionale 70,7 66,9 68,8 57,1 50,9 53,9 
 - regionale 3,7 3,3 3,5 3,7 3,4 3,6 
- aziendale 46,8 45,1 45,9 35,2 31,1 33,1 
- Altro corso di formazione professionale 20,3 18,6 19,4 18,1 16,3 17,2 
Altro tipo di attività formativa 29,3 33,1 31,2 42,9 49,1 46,1 

NORD 
Formazione professionale 71,1 65,9 68,5 59,1 51,7 55,2 
 - regionale 4,3 3,7 4,0 4,1 3,6 3,8 
- aziendale 46,9 44,6 45,7 37,2 32,3 34,6 
- Altro corso di formazione professionale 19,9 17,6 18,7 17,9 15,8 16,8 
Altro tipo di attività formativa 28,9 34,1 31,5 40,9 48,3 44,8 

CENTRO  
Formazione professionale 67,2 66,5 66,8 52,9 50,8 51,8 
 - regionale 3,0 2,5 2,8 3,1 2,9 3,0 
- aziendale 45,7 43,2 44,4 33,5 30,7 32,1 
- Altro corso di formazione professionale 18,5 20,8 19,7 16,3 17,2 16,8 
Altro tipo di attività formativa 32,8 33,5 33,2 47,1 49,2 48,2 

MEZZOGIORNO 
Formazione professionale 73,8 71,4 72,7 56,1 48,5 52,4 
 - regionale 2,5 2,8 2,7 3,6 3,5 3,5 
- aziendale 47,5 49,6 48,5 31,8 28,0 29,9 
- Altro corso di formazione professionale 23,7 18,9 21,5 20,8 16,9 18,9 
Altro tipo di attività formativa 26,2 28,6 27,3 43,9 51,5 47,6 

Fonte: Elaborazioni INAPP su dati ISTAT RCFL (Rilevazione continua forze di lavoro) 
 
Tra i motivi che spingono gli adulti a partecipare ad attività formative prevalgono ragioni di tipo professionale. 
Il 58,3 per cento delle persone tra i 15 e i 64 anni ha, infatti, partecipato a corsi di formazione per motivi 
professionali o di ricerca del lavoro; tra questi, le quote più elevate sono di coloro che hanno già un lavoro 
mentre tra chi è alla ricerca valgono entrambe le motivazioni e tra gli inattivi prevale la spinta generata da 
interessi personali. Il motivo non professionale della frequenza di un corso è comunque maggiore fra le 
donne. (Fig. 1.9) 
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Figura 1.9 - Popolazione di 15-64 anni che frequenta corsi di formazione per sesso, condizione 
occupazionale e motivo della frequenza del corso - Media annuale 2017 (val. % sul totale dei formati)  

 
Fonte: Elaborazioni INAPP su dati ISTAT RCFL (Rilevazione continua forze di lavoro) 
 
Le donne hanno una maggiore propensione alla partecipazione a corsi di formazione svolti in contesto non 
formale (così come accade, in generale, per il complesso delle attività formative �t Tab. 1.2), soprattutto nella 
fascia di età più avanzata (55-74 anni) e tra chi ha livelli di istruzione più elevati. La partecipazione ai corsi di 
formazione di tipo non formale cresce con il livello di istruzione posseduto: la quota di chi frequenta questo 
tipo di corsi è più che doppia tra i laureati rispetto ai diplomati ed è sei volte superiore rispetto a chi ha un 
titolo di studio inferiore al diploma. Lo stesso trend anche se con pesi inferiori riguarda le due fasce di età, in 
cui è visibile il minor coinvolgimento dei più anziani rispetto ai più giovani, qualsiasi sia il livello di istruzione 
(Tab. 1.5). 
 
Tabella 1.5 - Tasso di partecipazione della popolazione di 25-74 anni a corsi di formazione di tipo non 
formale, per sesso e livello di istruzione - Media annuale 2017 (val. %) 

CLASSE DI ETA' 

Istruzione preelementare, 
primo/secondo stadio di 

istruzione di base 

Istruzione secondaria superiore 
post-secondaria non terziaria 

Istruzione terziaria 

M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE 
25-54 2,2 1,7 1,9 6,2 6,0 6,1 12,6 12,7 12,6 
55-74 1,0 1,3 1,2 4,0 5,6 4,8 9,6 11,8 10,7 
Totale 1,7 1,5 1,6 5,5 5,9 5,7 11,8 12,5 12,2 

Fonte: Elaborazioni INAPP su dati ISTAT RCFL (Rilevazione continua forze di lavoro) 
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1.1.3 LA PARTECIPAZIONE FORMATIVA JOB-RELATED NEI CONTESTI NON FORMALI 
 
Le analisi presentate nei due paragrafi seguenti (1.1.3.1 e 1.1.3.2) si basano sull�[Adult Education Survey (AES), 
�µ�v�[�]�v�����P�]�v�����•�µ�o�o�����‰���Œ�š�����]�‰���Ì�]�}�v���������P�o�]�������µ�o�š�]�����o�o�������š�š�]�À�]�š�����(�}�Œ�u���š�]�À�� (armonizzata a livello europeo e condotta 
�]�v���š�µ�š�š�]���]���‰�����•�]�������o�o�[�h�v�]�}�v��) al fine di raccogliere informazioni confrontabili sulla diffusione delle pratiche di 
���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}���‰���Œ�u���v���v�š�����������µ�]���P�o�]���]�v���]�À�]���µ�]���‰�}�•�•�}�v�}���‰���Œ�š�����]�‰���Œ�����v���o�o�[���Œ���}�������o�o�����o�}�Œ�}���À�]�š���X�� 
A partire dal 2012 (anno prima edizione)�U���o�[�]�v�����P�]�v�����À�]���v�����•�À�}�o�š�������}�v���‰���Œ�]�}���]���]�š�����‹�µ�]�v�‹�µ���v�v���o���X�����o���µ�v�]���‰�����•�]�U��
tra cui �o�[�/�š���o�]���U���Z���v�v�}��realizzato tra il 2005 e il 2008 anche un�[indagine pilota (�����v�}�u�]�v���š�������������h�Z�K�^�d���d���^�����^��
�î�ì�ì�ó�_16) a cui si farà riferimento nel prosieguo al fine di presentare - laddove possibile - una serie storica dei 
principali indicatori.  
Nel 2017 è stata avviata la seconda edizione di AES. In Italia la rilevazione, disciplinata dal Regolamento n. 
1175/2014 �����o�o�[�h�v�]�}�v�������µ�Œ�}�‰����17, si è svolta nei mesi da �u���P�P�]�}�����������P�}�•�š�}���î�ì�í�ó�X���>�[�]�v�����P�]�v�����•�]�����}�v�����v�š�Œ�����•�µ�o�o����
persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni18 che vivono in nuclei familiari e prende come periodo di 
riferimento per la partecipazione all'istruzione e alla formazione i dodici mesi precedenti l'intervista.  
�>���� ���š�š�]�À�]�š���� �(�}�Œ�u���š�]�À���� ���� ���µ�]�� �P�o�]�� �]�v���]�À�]���µ�]�� �‰�}�•�•�}�v�}�� �‰���Œ�š�����]�‰���Œ���� �v���o�o�[���Œ���}�� �����o�o���� �o�}�Œ�}�� �À�]�š���� �•�}�v�}�� �^�š�µ�š�š���� �o���� ���š�š�]�À�]�š����
intraprese al fine di migliorare la conoscenza, le abilità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, 
sociale e/o legata ad u�v���� �‰�Œ�}�•�‰���š�š�]�À���� �}�����µ�‰���Ì�]�}�v���o���_19.  Secondo la Classificazione internazionale delle 
attività formative (CLA - Classification of learning activities)20, inoltre, queste attività possono essere di 
diverso tipo: apprendimento formale (formal education), apprendimento non formale (non formal education) 
e apprendimento informale (informal learning)21.  
In questa sede, sono oggetto di approfondimento i dati concernenti la partecipazione alle attività di 
formazione di tipo non formale (corsi di formazione, workshop e seminari, formazione impartita sul posto 
di lavoro con l'affiancamento di un tutor, lezioni private, ecc.), in quanto ritenuti più significativi per 
rappresentare i comportamenti degli individui in relazione alla formazione continua.  
In particolare, vengono analizzati i dati relativi alle job-related non formal education activity, ovvero alle 
attività di apprendimento non formale legate al lavoro, a cui gli intervistati partecipano al fine di acquisire o 
sviluppare competenze per scopi professionali. Tali attività possono essere employer sponsored, ovvero 
finanziate in tutto o in �‰���Œ�š���������o�������š�}�Œ�������]���o���À�}�Œ�}���~���������•���u�‰�]�}�U�����š�š�Œ���À���Œ�•�}���o�[�]�•���Œ�]�Ì�]�}�v�������]�����}�Œ�•�]�U���o�[�����‹�µ�]�•�š�}�������]��
libri, ecc.); oppure non employer sponsored, cioè autofinanziate dallo stesso discente. (Fig. 1.10) 
 
  

 
16 �W���Œ���o�[�/�š���o�]���U���o�[�/�^�d���d���Z�����]�v�•���Œ�]�š�}���µ�v���u�}���µ�o�}���•�µ�o�o�����‰���Œ�š�����]�‰���Ì�]�}�v���������P�o�]�������µ�o�š�]�����o�o�������š�š�]�À�]�š�����(�}�Œ�u���š�]�À�������o�o�–�]�v�š���Œ�v�}�������o�o�[�/�v�����P�]ne Multiscopo 
"Il tempo libero e i cittadini" del 2006. 
17 Regolamento (UE) n. 1175/2014 della Commissione del 30 ottobre 2014 che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente per 
quanto riguarda le statistiche sulla partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente. 
18 �/�������š�]���‰���Œ���o�[�/�š���o�]���U���Œ�]�o���À���š�]���������/�^�d���d�U���•�}�v�}���Œ�]�(���Œ�]�š�]���������µ�v���š���Œ�P���š���‰�]�¶�����u�‰�]�}�W���o�����‰���Œ�•�}�v�������]�����š�������}�u�‰�Œ���•�����š�Œ�����]���í�ô�������]���ó�ð�����v�v�] residenti sul 
�š���Œ�Œ�]�š�}�Œ�]�}�� �v���Ì�]�}�v���o���� �~�o�[�]�v�����P�]�v���� ���� ���•���P�µ�]�š���� �•�µ�� �µ�v�� �����u�‰�]�}�v���� ���]�� ���]�Œ������ �í�ô�u�]�o���� ���� �ñ�ì�ì�� �]�v���]�À�]���µ�]). In questa sede, tuttavia, si è deciso di 
considerare esclusivamente la fascia di popolazione di età compresa tra i 25 e i 64 anni, in modo da poter confrontare i dati a livello 
europeo.  
19 ���(�Œ�X�����}�u�µ�v�]�����Ì�]�}�v���������o�o�������}�u�u�]�•�•�]�}�v�����^�Z�����o�]�Ì�Ì���Œ�����µ�v�}���•�‰���Ì�]�}�����µ�Œ�}�‰���}�������o�o�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}���‰���Œ�u���v���v�š���_�������o���î�ì�ì�í�X 
20 La seconda edizione di AES ha adottato la Classification of learning activities (CLA) di EUROSTAT nella versione aggiornata del 2016. 
Cfr. Classification of learning activities - Manual EUROSTAT- 2016 edition. Nel 2015 Isfol ha sviluppato un lavoro di traduzione e 
approfondimento della classificazione nella sua versione del 2012, Cfr. in Classificazione delle attività di apprendimento [Risorsa 
elettronica] : manuale: traduzione della «Classification of Learning Activities - Manual» di EUROSTAT / ISFOL ; [a cura di Roberto 
Angotti e Stefania Belmonte]. - Roma: Isfol, c2015. La traduzione della versione aggiornata della Classificazione (2016), realizzata da 
ANPAL, con i relativi approfondimenti, sarà messa a disposizione nel corso del 2019.  
21 �>�[���‰�‰�Œ���v���]�u���v�š�}�� �(�}�Œ�u���o���� ���}�u�‰�Œ���v������ �š�µ�š�š�]�� �]�� ���}�Œ�•�]�� ���]�� �•�š�µ���]�}�U�� �����o�o���� �•���µ�}�o���� ���o���u���v�š���Œ���� ���o�� ���}�š�š�}�Œ���š�}�� ���]�� �Œ�]�����Œ�����U�� ���Z���� �‰���Œ�u���š�š�}�v�}�� �]�o 
conseguimento di un titolo di studio formale riconosciuto dal sistema nazionale delle qualificazioni (es. corso di laurea in lingue). Le 
attività di apprendimento non formale riguardano invece i corsi di formazione, ovvero attività di apprendimento strutturate e 
organizzate che possono eventualmente dare diritto ad un attestato, ma non permettono di modificare il titolo di studio di chi le 
pratica (es. corso di lingua inglese). Infine, la formazione informale consiste in attività non strutturate e praticate autonomamente 
���}�v�� �o�[�]�v�š���v�Ì�]�}�v���� ���]�� ���µ�u���v�š���Œ���� ���� �u�]�P�o�]�}�Œ���Œ���� �o���� �‰�Œ�}�‰�Œ�]���� ���}�v�}�•�����v�Ì���� �~���•�X�� �Àedere un film in lingua straniera per migliorarne la 
conoscenza). 
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Figura 1.10 �t Diagramma degli indicatori chiave della partecipazione formativa22 

 
 
 
 
 
1.1.3.1 LA PARTECIPAZIONE FORMATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI: IL CONTESTO EUROPEO 
 
�^�����}�v���}���]�������š�]�������^���î�ì�í�ò�U���[�/�š���o�]�����}�����µ�‰�����]l 20° posto nel ranking europeo della partecipazione degli adulti al 
lifelong learning. In questa graduatoria, negli ultimi cinque anni la posizione del nostro Paese non è cambiata, 
anche se si registra un aumento del 5,5 per cento, leggermente superiore a quello europeo (5,1%) (Tab. 1.6).  
Analogamente a quanto già evidenziato trattando i dati EUROSTAT - LFS, ai primi posti della graduatoria 
troviamo i paesi del nord Europa (Olanda e Svezia), mentre nelle ultime posizioni la Bulgaria, la Grecia e la 
Romania.  
 
  

 
22 I dati sono gli ultimi disponibili (EUROSTAT AES - �î�ó�l�ì�õ�l�î�ì�í�ô�•�X���E���o�o�[���v���o�]�•�]�� �����]�� �����š�]�����µ�Œ�}�‰���]�� �•�]�� �Œ�]�‰�}�Œ�š���� �o���� �u�����]���� �^European Union 
(current composition�•�_�U�����]�(�(�µ�•�������������h�Z�K�^�d���d�X���/���W�����•�]�����}�v�•iderati �•�}�v�}���î�ó�U���]�v���‹�µ���v�š�}���]�������š�]�������o�o�[�/�Œ�o���v�������v�}�v���•�}�v�}�����v���}�Œ�������]�•�‰�}�v�]���]�o�]���‰���Œ��
la diffusione. 
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Tabella 1.6 - Tasso di partecipazione ad attività di formazione di tipo formale e/o non formale  - confronto tra paesi 
europei �t Anno 2016 (val. %  sul totale della popolazione e sul totale della popolazione occupata) 
 

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 
�>�����•�]�š�µ���Ì�]�}�v���������o�o�[�/�š���o�]�����u�]�P�o�]�}�Œ���U���•���‰�‰�µ�Œ�����]���‰�}���}�U���‰���Œ���o�����‰���Œ�š�����]�‰���Ì�]�}�v�������o�o�������š�š�]�À�]�š����non formal, passando dal 
34 per cento al 40,6 per cento dei partecipanti, con un aumento di circa 7 punti percentuali; in questo caso 
si colloca al 19° posto, perdendo ���}�u�µ�v�‹�µ�����š�Œ�����‰�}�•�]�Ì�]�}�v�]���Œ�]�•�‰���š�š�}�����o�o�[�µ�o�š�]�u�����Œ�]�o���À���Ì�]�}�v���X�� 
Leggermente migliore è la situazione dei lavoratori occupati, con una percentuale (51,9%) leggermente 
inferiore alla media UE (51,2%).  Questi dati rappresentano una conferma di quanto già emerso nel�o�[�]�v�����P�]�v����
CVTS523 del 2015 sulla formazione nelle imprese, ovvero la tendenza verso una crescita di lungo periodo della 
partecipazione alla formazione continua del nostro Paese.  
La partecipazione degli occupati alle attività di apprendimento riguarda tutte le tipologie formative non 
formali rilevate �����o�o�[AES e non solo le attività svolte in ambito lavorativo (sono state quindi considerate anche 
le attività svolte per sviluppare competenze a scopi personali, ricreativi, sociali, ecc). 
���[�}�Œ�����]�v��avanti si focalizzerà �o�[���š�š���v�Ì�]�}�v�����•�µlle attività finalizzate esclusivamente allo sviluppo di competenze 
legate al lavoro (job-related), ed in particolare sulle attività formative non formal svolte in orario lavorativo 
���l�}���Œ���š�Œ�]���µ�]�š���U���}�À�À���Œ�}���^�•�‰�}�v�•�}�Œ�]�Ì�Ì���š���_�������o�������š�}�Œ����di lavoro24. 
Nelle attività non formali job-related �~�&�]�P�X���í�X�í�í�•�� �o�[�/�š���o�]���� ���� ���o�� �í�ô�£�� �‰�}�•�š�}�� �v���o��ranking europeo, con il 33,3 per 
cento dei partecipanti, valore di poco inferiore alla media europea (35,8%). Anche in questo caso ai primi 

 
23 �^�]���À�������W���/�^�d���d�U���^�>�����&�}�Œ�u���Ì�]�}�v�����v���o�o�����]�u�‰�Œ���•�����]�v���/�š���o�]���_�U���K�š�š�}���Œ�����î�ì�í�ó�V�����E�W���>�U���y�s�/�/�/���Z���‰�‰�}�Œ�š�}���•�µ�o�o�����&�}�Œ�u���Ì�]�}�v�������}�v�š�]�v�µ���U�����v�v�µ��lità 
2016-�î�ì�í�ó�U���^�>�[���À�}�o�µ�Ì�]�}�v���������P�o�] �]�v�À���•�š�]�u���v�š�]���]�v���(�}�Œ�u���Ì�]�}�v�����v���o�o�����]�u�‰�Œ���•�����]�š���o�]���v���_�U���'���v�v���]�}���î�ì�í�ô�X 
24 È da segnalare che non necessariamente chi frequenta tali attività è occupato, poiché gli indicatori prodotti da EUROSTAT prendono 
in considerazione anche disoccupati ed inattivi. 

PAESE 

Totale popolazione 25-64 anni Totale occupati 25-64 anni 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

FORMALE E NON FORMALE 

ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE NON 

FORMALE 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

FORMALE E NON FORMALE 

ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE  NON 

FORMALE 
%  rank               %  rank               %  rank               %  rank               

European Union 45,1  42,6  53,1  51,2  
Netherlands 64,1 1 61,5 1 74,0 1 71,8 1 
Sweden 63,8 2 56,5 3 67,0 4 63,0 4 
Austria 59,9 3 58,4 2 68,2 3 67,4 2 
Hungary 55,7 4 52,5 4 68,4 2 65,9 3 
Finland 54,1 5 47,7 7 59,4 6 56,0 8 
United Kingdom 52,1 6 47,5 8 59,5 5 54,8 10 
Germany  52,0 7 50,2 5 57,2 9 56,4 7 
France 51,3 8 50,0 6 59,4 6 58,4 5 
Denmark 50,4 9 43,8 15 54,4 15 50,7 18 
Cyprus 48,1 10 47,2 9 56,6 10 56,0 8 
Luxembourg 48,1 10 45,3 11 55,5 13 52,9 15 
Latvia 47,5 12 45,7 10 55,7 12 54,2 12 
Czechia 46,1 13 44,6 13 53,9 17 53,0 14 
Portugal 46,1 13 44,4 14 55,0 14 54,0 13 
Slovakia 46,1 13 45,0 12 57,3 8 56,5 6 
Slovenia 46,1 13 43,6 16 56,5 11 54,5 11 
Belgium 45,2 17 41,4 17 54,2 16 51,2 17 
Estonia 44,0 18 41,2 18 50,6 20 48,2 19 
Spain 43,4 19 39,1 20 51,2 19 47,4 20 
Italy 41,5 20 40,6 19 52,3 18 51,9 16 
Malta 36,3 21 33,8 21 44,2 21 41,0 22 
Croatia 31,8 22 29,8 22 43,5 22 41,7 21 
Lithuania 27,9 23 26,5 23 34,6 23 33,4 23 
Poland 25,5 24 22,9 24 33,2 25 30,8 25 
Bulgaria 24,6 25 22,5 25 33,5 24 31,6 24 
Greece 16,7 26 14,0 26 21,3 26 19,2 26 
Romania 7,0 27 5,6 27 8,2 27 7,5 27 
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posti della graduatoria troviamo i paesi del Nord e Centro Europa (Olanda, Svezia, Austria e Germania) seguiti 
da Slovacchia, Finlandia e Regno Unito, mentre nelle ultime posizioni la Polonia, la Grecia e la Romania25. 
 
Figura 1.11 - Tasso di partecipazione ad attività di formazione job related di tipo non formale (corsi e altre 
attività) - Anno 2016 (%)  

 
Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 
 
L�������š�š�]�À�]�š�������}�v�v���•�•�������o���o���À�}�Œ�}�������v�}�v���^�•�‰�}�v�•�}�Œ�]�Ì�Ì���š���_�������o�������š�}�Œ�������]���o���À�}�Œ�} (Fig. 1.12) sono residuali rispetto al 
totale delle attività formative. La media europea è del 3,9 per cento, mentre quella italiana è molto più 
elevata (6,3%). Il nostro Paese, infatti, si pone al terzo posto insieme alla Grecia. I paesi che hanno valori più 
alti so�v�}���o�����>�]�š�µ���v�]�����~�ô�9�•�������o�[���µ�•�š�Œ�]�����~�ò�U�ô�9�•�X�� 
�/�v���/�š���o�]���U�����}�o�}�Œ�}�����Z�����Z���v�v�}���‰���Œ�š�����]�‰���š�}�����������š�š�]�À�]�š�����‰�Œ�}�u�}�•�•���������o�o�[�]�u�‰�Œ���•�����•�}�v�}���‹�µ���•�]���š�Œ�]�‰�o�]�����š�]���š�Œ�����]�o���î�ì�ì�ó�������]�o��
2016, passando dal 9,5 per cento al 27,1 per cento, un risultato molto positivo considerando la lunga crisi 
che ha caratterizzato il periodo e con una dinamica superiore alla quella registrata dalla media europea che 
passa dal 22,1 al 31,9 per cento.  
 

 
25 Nel d�]�(�(�}�v�����Œ���� �]�� �����š�]�U�� �Œ���o���š�]�À�]�� ���� �‹�µ���•�š���� �À���Œ�]�����]�o���U�� ���h�Z�K�^�d���d�� �Z���� ���‰�‰�o�]�����š�}�� �µ�v�� �^break in time series�_�U�� �]�v�� �‹�µ���v�š�}�� �v���o�o���� �‰�Œ�����������v�š�]��
rilevazioni (AES-2007 e AES-2011) sono state prese in considerazione solamente tre attività di formazione non formale tra quelle 
segnalate dal rispondente, mentre nella rilevazione del 2016 le attività selezionate sono sette. 
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Figura 1.12 - Tasso di partecipazione ad attività di formazione job related di tipo non formale (corsi e altre 
���š�š�]�À�]�š���•���‰�Œ�}�u�}�•�•���������o�o�[�]�u�‰�Œ���•���������v�}�v��- Anno 2016 (val. %) 

 
Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 
 
Raggruppando i paesi sulla base della relazione esistente fra la partecipazione alle attività di formazione 
finanziate dal datore di lavoro e alle attività autofinanziate (nella Figura 1.13 la formazione employer-
sponsored �����•�š���š�����Œ�]�‰�}�Œ�š���š�����•�µ�o�o�[���•�•���������o�o�������•���]�•�•���������o�����(�}�Œ�u���Ì�]�}�v�������µ�š�}�(�]�v���v�Ì�]���š�����•�µ�o�o�[���•�•���������o�o�����}�Œ���]�v���š��) si 
osserva: 

1. un primo gruppo, costituito prevalentemente dai paesi del Centro e del Nord Europa (Austria, Olanda, 
Francia, Germania e Finlandia) con il Portogallo, che presenta tassi elevati sia rispetto alla formazione 
finanziata dal datore di lavoro, sia rispetto a quella autofinanziata; 

2. un secondo gruppo, (Estonia, Repubblica Ceca, Svezia e Regno Unito) che presenta valori superiori alla 
media europea per la formazione finanziata dal datore di lavoro e valori piuttosto bassi per la formazione 
autofinanziata; 

3. un terzo gruppo, ���}�•�š�]�š�µ�]�š�}�����������o���µ�v�]���‰�����•�]�������o�o�[���Œ�������u�����]�š���Œ�Œ���v�������~�/�š���o�]���U���^�‰���Pna, e Cipro) e da diversi 
paesi neocomunitari e del centro Europa (Lettonia, Slovenia, Ungheria, Belgio e Lussemburgo), che 
presenta valori vicini al dato medio per entrambi gli indicatori; 

4. un quarto gruppo del quale �(���v�v�}���‰���Œ�š�����‰�����•�]�������o�o�[���•�š�����µ�Œ�}�‰�����~�W�}�o�}nia, Bulgaria e Croazia) con Malta, 
con valori inferiori alla media per entrambi gli aspetti. 

 
Restano fuori da questi raggruppamenti alcuni paesi con valori estremi (la Romania che presenta valori 
bassissimi e la Grecia e la Lituania con una prevalenza fortissima di attività non employer sponsored). 
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Figura 1.13 - ���}�v�(�Œ�}�v�š�}���š�Œ�����]���‰�����•�]�����µ�Œ�}�‰���]�������o�o�[���š�š�]�À�]�š�������]���(�}�Œ�u���Ì�]�}�v����job related di tipo non formale (corsi 
e altre attività) p�Œ�}�u�}�•�•���������o�o�[�]�u�‰�Œ���•���������v�}�v��- Anno 2016. 

 
Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 
 
La distribuzione dei tassi di partecipazione per genere mostra una situazione abbastanza sbilanciata in quasi 
tutti i paesi. La partecipazione maschile è infatti maggiore in venti dei ventisette paesi europei. Questa 
evidenza è confermata dai valori medi europei, con una partecipazione maschile del 33,7 per cento contro il 
30,1 per cento di quella femminile (Fig. 1.14). I gap più elevati si registrano nella Repubblica Ceca (+11,8), 
�•���P�µ�]�š���������o�o�[�/�š���o�]�������}�v���=�ô�U�ô���‰�µ�v�š�]���‰���Œ�����v�š�µ���o�]�X��Anche in questo caso si ���}�v�(���Œ�u�����‹�µ���v�š�}�����u���Œ�•�}���v���o�o�[�]�v�����P�]�v����
CVTS5 del 2015 sulla formazione nelle imprese, con un divario di genere ancora più ampio. 
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Figura 1.14 - Tasso di partecipazione ad attività di formazione job related di tipo non formale (corsi e altre 
���š�š�]�À�]�š���•���‰�Œ�}�u�}�•�•���������o�o�[�]�u�‰�Œ���•���U���]�v�������•�������o���•���•�•�}��- Anno 2016 (val. %)   

   

 
Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 
 
Considerando nel dettaglio i comportamenti formativi degli occupati si evidenzia complessivamente che il 
45,4 per cento di essi ha frequentato attività di formazione connesse alla propria professione (corsi di 
formazione, training on the job, ecc.), il 42,2 per cento delle quali sono promosse dal datore di lavoro, contro 
il 3,2 per cento di attività finanziate autonomamente senza ness�µ�v�����}�v�š�Œ�]���µ�š�}�������o�o�[�]�u�‰�Œ���•�����~�d�����X���í�X�ó�•�X 
�>�[�/�š���o�]�����•�]���‰�}�•�]�Ì�]�}�v�������o���í�ò�£���‰�}�•�š�}���v���o��ranking europeo, con il 45,8% di partecipanti alle job-related activity, di 
���µ�]���]�o���ð�ì���‰���Œ�������v�š�}���(�]�v���v�Ì�]���š���������o�o�[�]�u�‰�Œ���•���������]�o��restante 5,8 dal lavoratore. Anche in questo caso i paesi con i 
tassi di partecipazione più elevati sono quelli del Nord e del Centro Europa (Olanda, Austria, Slovacchia e 
Finlandia), mentre i paesi con tassi più bassi sono la Romania, la Grecia e la Polonia.  
Completamente diverso è il ranking della formazione autofinanziata dai lavoratori; al primo posto troviamo 
�o���� �>�]�š�µ���v�]���� �~�õ�U�õ�9�•�U�� �•���P�µ�]�š���� �����o�o���� �'�Œ�����]���� �~�ô�U�ì�9�•�U�� ������ ���]�‰�Œ�}�� �~�ñ�U�õ�9�•�� ���� �����o�o�[�/�š���o�]���� �~�ñ�U�ô�9�•, conferma�v���}�� �o�[���•�•�µ�v�š�}��
piuttosto ovvio per il quale i paesi con bassi livelli di formazione finanziata hanno livelli maggiori di 
autofinanziamento.  
Come sempre chi beneficia maggiormente delle opportunità formative offerte dai datori di lavoro sono i 
lavoratori high-skilled (55,5%), con uno scarto di 32,7 punti percentuali rispetto ai low-skilled (22,8%). Dal 
confronto con i dati �����o�o�[�����^��2011 le disparità sembrano accrescersi ancor di più, soprattutto in 
corrispondenza dei livelli più bassi di inquadramento: le opportunità formative coinvolgono sempre più i 
lavoratori con alta professionalità (+4,1 punti percentuali).  
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Tabella 1.7 - Tasso di partecipazione dei lavoratori ad attività di formazione job related di tipo non formale 
(corsi e altre attività) promo�•�•���������o�o�[�]�u�‰�Œ���•���������v�}�v�U���]�v�������•�������o�o�������}�v���]�Ì�]�}�v�����‰�Œ�}�(���•�•�]�}�v���o����- Anno 2016 

PAESE 

Employer-sponsored activity, per posizione nella professione 

TOTALE 
EMPLOYER-
SPONSORED 

NON 

EMPLOYER-
SPONSORED 

DIRIGENTI, 
IMPRENDITORI, 

LIBERI 

PROFESSIONISTI 
DIRETTIVI, QUADRI, 

IMPIEGATI 
OPERAI 

QUALIFICATI 

PERSONALE 

NON 

QUALIFICATO 
% rank % rank % rank % rank % rank % rank % rank 

European Union 45,4  42,2  3,3  55,5  37,8  28,3  22,8  

Netherlands 66,1 1 62,2 1 3,8 9 73,4 1 52,1 1 48,1 2 28,2 4 
Austria 60,4 2 55,1 3 5,2 5 67,6 2 50,0 3 42,2 3 27,1 5 
Sweden 57,3 3 56,2 2 1,1 26 67,6 2 51,0 2 37,4 7 25,0 8 
Slovakia 53,4 4 49,9 4 3,4 16 59,5 8 41,3 9 50,9 1 35,3 2 
Finland 51,4 5 47,6 6 3,8 9 60,4 7 41,4 8 29,6 12 23,7 12 
Portugal 50,8 6 47,0 8 3,8 9 58,8 10 47,7 4 37,1 8 24,8 9 
Germany  50,7 7 47,4 7 3,3 18 60,6 6 40,7 10 37,6 6 20,3 15 
United Kingdom 49,8 8 48,5 5 1,3 25 56,7 12 47,1 5 29,4 13 33,2 3 
Slovenia 49,3 9 45,7 10 3,6 12 61,8 4 44,9 6 29,4 13 24,6 11 
Hungary 49,1 10 45,6 11 3,5 14 52,2 20 39,6 13 41,7 4 46,1 1 
France 48,8 11 45,2 12 3,5 14 58,2 11 39,4 15 31,4 10 26,9 6 
Czechia 48,6 12 46,4 9 2,2 20 59,1 9 39,7 12 41,0 5 20,1 16 
Latvia 47,4 13 42,9 14 4,5 6 54,7 15 40,0 11 32,6 9 23,6 13 
Denmark 47,0 14 44,7 13 2,2 20 61,6 5 39,5 14 31,1 11 26,3 7 
Luxembourg 46,2 15 41,9 16 4,3 7 55,9 14 32,8 19 25,3 18 11,0 21 
Belgium 45,8 16 42,4 15 3,4 16 54,7 15 35,3 16 25,2 19 20,5 14 
Italy 45,8 16 40,0 18 5,8 4 52,3 19 33,0 18 29,4 13 24,7 10 
Estonia 43,7 18 41,8 17 1,8 23 56,3 13 42,5 7 21,2 23 19,5 18 
Spain 42,6 19 38,7 19 3,9 8 53,5 18 35,2 17 29,0 16 20,1 16 
Cyprus 42,2 20 36,3 20 5,9 3 54,6 17 29,2 20 22,9 22 13,9 20 
Croatia 37,5 21 35,3 21 2,2 20 49,3 21 27,0 22 24,4 20 -  

Malta 36,4 22 32,8 22 3,6 12 43,4 22 27,8 21 23,5 21 -  

Lithuania 32,7 23 22,8 25 9,9 1 33,5 25 15,0 25 10,9 25 -  

Bulgaria 31,1 24 29,6 23 1,5 24 39,9 24 23,3 23 25,5 17 18,3 19 
Poland 27,5 25 24,8 24 2,6 19 41,4 23 22,0 24 12,3 24 8,6 22 
Greece 16,7 26 8,7 26 8,0 2 15,1 26 8,8 26 2,7 27 -  

Romania 5,8 27 5,0 27 0,8 27 9,7 27 4,5 27 3,1 26 -  

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 
Rispetto alle qualifiche professionali il nostro Paese si posiziona al 19° posto per quanto riguarda la 
partecipazione dei dirigenti, manager e liberi professionisti (52,3%); al 18° posto per figure direttive, quadri 
e impiegati; al 13° per gli operai qualificati (29,4%) e, infine, al 10° posto per gli operai generici (24,7%)26. La 
�‰�}�•�]�Ì�]�}�v���� �����o�o�[�/�š���o�]���� ����significativamente molto migliorata per gli operai non qualificati, con dieci punti 
percentuali in più rispetto al 2011 (passando dal 14 al 10 posto del ranking). 
�E���o�o���� �‰�Œ�]�u���� �‰�}�•�]�Ì�]�}�v�]�U�� �‰���Œ�� �o���� �‹�µ���o�]�(�]���Z���� ���]�Œ�]�P���v�Ì�]���o�]�� ���� �]�u�‰�]���P���š�]�Ì�]���U�� �š�Œ�}�À�]���u�}�� �o�[�K�o���v�����U�� �o���� �^�À���Ì�]���� ���� �o�[���µ�•�š�Œ�]���V��
�u���v�š�Œ���� �‰���Œ�� �‹�µ���v�š�}�� �Œ�]�P�µ���Œ������ �P�o�]�� �}�‰���Œ���]�� �•�]�� �]�v�•���Œ�]�•���}�v�}�� ���]�� �‰�Œ�]�u�]�� �‰�}�•�š�]�� �o�[�h�v�P�Z���Œ�]���� �~�í�£�� �‰�}�•�]�Ì�]�}�v���� �‰���Œ�� �P�o�]�� �}�‰���Œ���]��
generici) e la Slovacchia (1° posto per gli operai specializzati). Evidentemente molto incidono le attività 
formative organizzate dalle grandi e medie imprese (soprattutto tedesche) che proprio in questi ambiti 
territoriali hanno delocalizzato gran parte dei processi produttivi (già nel 2011 per �o�[�h�v�P�Z���Œ�]����si registrava un 
aumento del 40 per cento della formazione degli operai specializzati rispetto al 2007). Infine, va evidenziata 
la posizione del Regno Unito che è tornata nelle prime posizioni dopo un evidente calo nel 2011.  
  

 
26 Il ranking è stato calcolato su 22 Paesi. 
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1.1.3.2 APPROFONDIMENTI SUI DATI NAZIONALI 
 
Tra il 2011 e il 2016 il tasso di partecipazione degli adulti aa attività formative di tipo formale e non formale, 
è aumentato ad un ritmo simile a quello medio europeo, attestandosi al 41,5 per cento (contro il 35,6% del 
2011).  
Inoltre, mentre i livelli di partecipazione alle attività formali rimangono piuttosto bassi (3%) e quasi identici a 
quelli rilevati nel 2011 (2,9%), quelli relativi alle attività formative non formali crescono di ben 6,3 punti 
percentuali (Tab. 1.8).  
 
Tabella 1.8 �t Tasso di partecipazione attività formative nei 12 mesi �‰�Œ�����������v�š�]�� �o�[�]�v�š���Œ�À�]�•�š���U�� �‰���Œ�� �š�]�‰�}�� ���]��
attività e per genere. Italia, confronto anni 2007, 2011 e 2016 (val. % sul totale della popolazione 25-64enne) 

Tipo di Attività 

ANNO 
2007 2011 2016 

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 
Formale e non formale 22,2 22,2 22,2 37,3 34,0 35,6 44,0 39,1 41,5 

Formale 3,9 5,0 4,4 2,6 3,2 2,9 2,7 3,2 3,0 

Non formale 20,3 20,1 20,2 36,2 32,5 34,3 43,0 38,1 40,6 
Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 
�>�[�����^�����}�v�(���Œ�u�����]�o���‰���Œ�u���v���Œ�������]��evidenti differenze nei livelli di accesso rispetto alle diverse caratteristiche 
sociodemografiche e culturali: come sempre �]�o�� �P���v���Œ���U�� �o�[���š���U�� �]�o�� �o�]�À���o�o�}�� ���]�� �]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v���U�� �o���� ���}�v���]�Ì�]�}�v����
occupazionale e la professione. 
Il divario di genere è significativo, soprattutto in relazione alla possibilità delle donne di frequentare corsi di 
formazione: infatti, se nel 2007 il tasso di partecipazione a questo tipo di attività era pressappoco simile per 
maschi e femmine (circa 20%), negli anni successivi si registra un gap crescente, che nel 2016 raggiunge ben 
4,9 punti percentuali a favore dei maschi (Tabella 1.8). 
Considerando, in particolare, le attività non formali, il titolo di studio rappresenta uno dei fattori 
maggiormente selettivi che può �(���À�}�Œ�]�Œ���� �}�� �o�]�u�]�š���Œ���� �o�[���������•�•�}�� ���o�o���� ���š�š�]�À�]�š��: lo scostamento tra il tasso di 
partecipazione di chi possiede la sola licenza media e quello dei laureati è pari a ben 49,3 punti percentuali 
ed è aumentato rispetto al 2011 (Figura 6).  
Tali criticità sono state valutate anche dalla New Skill Agenda27 che, tenendo conto della difficoltà di quanti 
hanno basse competenze a partecipare a percorsi di apprendimento, ha previsto iniziative volte a far sì che 
tutti i cittadini europei sviluppino �µ�v�[���u�‰�]�� gamma di competenze utili e pertinenti rispetto alle richieste del 
�u���Œ�����š�}�������o���o���À�}�Œ�}�U�����o�o�}���•���}�‰�}�����]���‰�Œ�}�u�µ�}�À���Œ�����o�[�}�����µ�‰�����]�o�]�š���U���o�������}�u�‰���š�]�š�]�À�]�š���������o�������Œ���•���]�š���X 
Ulteriori disuguaglianze si evidenziano anche rispetto alla condizione occupazionale e professionale: gli 
occupati partecipano in maggior misura rispetto a disoccupati e inattivi, con un aumento del 6,3 per cento 
nel corso degli ultimi cinque anni. (Fig. 1.15). 
  

 
27 Il 10 giugno 2016 la Commissione europea ha adottato la New Skills Agenda for Europe, una nuova agenda globale per le 
���}�u�‰���š���v�Ì�����‰���Œ���o�[���µ�Œ�}�‰���X 
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Figura 1.15 - Tasso di partecipazione ad attività di formazione non formale (corsi e altre attività) nei 12 
�u���•�]�� �‰�Œ�����������v�š�]���o�[�]�v�š���Œ�À�]�•�š���U���‰���Œ���š�]�š�}�o�}�����]�� �•�š�µ���]�}�� ���� ���}�v���]�Ì�]�}�v���� �}�����µ�‰���Ì�]�}�v���o���X���/�š���o�]���U�����}�v�(�Œ�}�v�š�}�����v�v�]�� �î�ì�ì�ó�U��
2011 e 2016 (val. % sul totale della popolazione 25-64enne) 
 

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 
Come prevedibile hanno maggiori opportunità formative i lavoratori che occupano le posizioni professionali 
più qualificate: sia nel 2011 che nel 2016, infatti, più del 60 per cento dei coinvolti in attività non formali 
erano dirigenti, imprenditori, professionisti e tecnici specializzati (Fig. 1.16). La partecipazione degli adulti 
alla formazione organizzata non solo è limitata, ma si concentra quindi nelle professioni high skilled, già 
caratterizzate da un elevato livello di alfabetizzazione ed un esteso corpus di conoscenze teoriche e pratiche. 
Gli operai, qualificati e non, frequentano più di rado corsi di formazione e presentano valori nettamente 
inferiori rispetto a chi svolge mansioni lavorative di più alto livello. Il rischio è chiaro: da una parte, 
�o�[overeducation rispetto alla reale collocazione professionale; dal�o�[���o�š�Œ���U���o�[�µ�o�š���Œ�]�}�Œ����deterioramento delle 
competenze possedute da chi svolge professioni meno qualificate con un basso livello di istruzione.  
 
Figura 1.16 - Tasso di partecipazione ad attività di formazione non formale (corsi e altre attività) nei 12 
mesi �‰�Œ�����������v�š�]���o�[�]�v�š���Œ�À�]�•�š���U���‰���Œ�������š���P�}�Œ�]�����‰�Œ�}�(���•�•�]�}�v���o���X���/�š���o�]���U�����}�v�(�Œ�}�v�š�}�����v�v�]���î�ì�í�í�������î�ì�í�ò��(val. % sul totale 
della popolazione 25-64enne) 
 

Nota: Per questo indicatore (categorie professionali ISCO-�ì�ô�•���]�������š�]���Œ���o���š�]�À�]�����o�o�[���v�v�µ���o�]�š�����î�ì�ì�ó���v�}�v���•�}�v�}��disponibili 
Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018) 
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Alcuni segnali positivi emergono tuttavia dal confronto longitudinale dei dati: tra il 2011 e il 2016 la crescita 
della partecipazione alle attività non formali ha interessato soprattutto i lavoratori low skilled, con aumenti 
che oscillano tra i 5 e i 7 punti percentuali circa a seconda del livello di qualificazione delle professioni 
considerate. 
Un ulteriore fattore che influenza sensibilmen�š���� �o���� �‰���Œ�š�����]�‰���Ì�]�}�v���� ���� �o�[���š���U��e avvantaggia generalmente le 
fasce di età più giovani. Come mostra la Figura 1.17 ���o�� ���Œ���•�����Œ���� �����o�o�[���š���� �o���� �‹�µ�}�š����dei partecipanti ai corsi 
diminuisce progressivamente con un brusco calo dopo i 54 anni (fino ai 54 anni il tasso si mantiene su valori 
�•�µ�‰���Œ�]�}�Œ�]�����o���ð�ì���‰���Œ�������v�š�}�U���‰���Œ���o�����(���•���]�������[���š�����ñ�ñ-64 anni scende al 32,9). Anche in questo caso tuttavia si può 
notare che tra il 2011 e il 2016 la crescita della partecipazione degli over 55 alle attività non formali è stata 
la più rilevante (pari a 10,6 punti percentuali). Ciò è da attribuire, probabilmente, anche agli effetti della 
riforma Fornero28 ���Z���U�� �����š���Œ�u�]�v���v���}�� �o�[���o�o�µ�v�P���u���v�š�}�� �����o�o�[���š���� �‰���v�•�]�}�v�����]�o���U�� �Z���� ���}�u�‰�}�Œ�š���š�}�� �µ�v���� �uaggiore 
permanenza nel mercato del lavoro di persone in età matura che necessitano di aggiornare le proprie 
competenze.  
 
Figura 1.17 - Tasso di partecipazione ad attività di formazione non formale (corsi e altre attività) nei 12 
�u���•�]���‰�Œ�����������v�š�]���o�[�]�v�š���Œ�À�]�•�š���U���‰���Œ�����o���•�•�������[���š���X���/�š���o�]���U�����}�v�(�Œ�}�v�š�}�����v�v�]���î�ì�ì�ó�U���î�ì�í�í�������î�ì�í�ò��(val. % sul totale della 
popolazione 25-64enne) 
 

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 
La maggior di chi partecipa alle attiviutà non formali lo fanno principalmente per motivi di lavoro (33,3%), 
per aggiornare le proprie competenze o acquisirne di nuove (Tab. 1.9); nel 27,1 per cento dei casi si tratta di 
attività employer sponsored�U���•�À�}�o�š�������µ�Œ���v�š�����o�[�}�Œ���Œ�]�} di lavoro - e quindi retribuite - oppure finanziate almeno 
in parte dal datore di lavoro.  
 
Tabella 1.9 - Tasso di partecipazione ad attività di formazione non formale job related nei 12 mesi 
precedenti l'intervista, promosse o meno dal datore di lavoro, secondo il genere. Italia, confronto 2007, 
2011 e 2016 (val. % sul totale degli intervistati che hanno partecipato ad almeno una attività di formazione 
di tipo non formale nei 12 m���•�]���‰�Œ�����������v�š�]���o�[�]�v�š���Œ�À�]�•�š��) 
Attività formativa 
organizzata e promossa  
dal datore di lavoro 

ANNO 
2007 2011 2016 

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

SI 11,2 7,8 9,5 25,1 16,6 20,8 31,5 22,7 27,1 

NO 4,7 4,9 4,8 3,9 4,8 4,4 6,6 5,9 6,3 

Totale 15,9 12,8 14,3 29,0 21,4 25,2 38,1 28,7 33,3 
Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 

 
28 Legge del 28 giugno 2012, n. 92 - � D̂isposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". 
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Queste attività comprendono tutte le tipologie di apprendimento non formale, dai corsi più strutturati al 
training on the job, dalle lezioni private alla partecipazione a seminari e convegni. Anche in questo caso sono 
gli uomini a partecipare in misura maggiore rispetto alle donne, con un gap pari a 8,8 punti percentuali, 
leggermente aumentato rispetto al 2011. 
 
La crescita dell�����‰���Œ�š�����]�‰���Ì�]�}�v�������o�o�������š�š�]�À�]�š�����^job-related�_ è forte in tutto il periodo compreso tra il 2007 e il 
2016 (+19 punti percentuali tra il 2007 e il 2011 e + 8,1 punti percentuali nel 2016) e si caratterizza sempre 
più per il coinvolgimento del datore di lavoro in verste di promotore e organizzatore (Tabella 4)29. Gli occupati 
sono coloro che partecipano con maggior frequenza (nel 39,8% dei casi), mentre disoccupati ed inattivi sono 
coinvolti in misura assai minore (rispettivamente 5,5% e 1,3%). (Tab. 1.10). 
 
Tabella 1.10 - Tasso di partecipazione ad attività di formazione non formale job related nei 12 mesi 
precedenti l'intervista, promosse o meno dal datore di lavoro, secondo il titolo di studio, la condizione 
�}�����µ�‰���Ì�]�}�v���o���U���o���������š���P�}�Œ�]�����‰�Œ�}�(���•�•�]�}�v���o���������o�[���š��. Italia, confronto 2007, 2011 e 2016 (val. % sul totale degli 
intervistati che hanno partecipato ad almeno una attività di formazione non formal nei 12 mesi precedenti 
�o�[�]�v�š���Œ�À�]�•�š��) 

  ANNO 
2007 2011 2016 

ATTIVITÀ 

PROMOSSA 

DAL DATORE 

DI LAVORO 
TOTALE 

ATTIVITÀ 

PROMOSSA 

DAL DATORE 

DI LAVORO 
TOTALE 

ATTIVITÀ 

PROMOSSA 

DAL DATORE 

DI LAVORO 
TOTALE 

SI NO  SI NO  SI NO  
Titolo di studio          
�&�]�v�}�����o�����]�‰�o�}�u�������[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v�����•�����}�v�����Œ�]�������]���/���P�Œ�����} 3,4 1,3 4,8 10,7 1,7 12,3 13,4 2,7 16,1 
���]�‰�o�}�u�������[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v�������]���/�/���P�Œ�����}�������š�]�š�}�o�}���‰�}�•�š�����]�‰�o�}�u�� 12,7 5,1 17,8 25,3 4,3 29,6 30,3 5,8 36,1 
Laurea e/o titolo post-laurea 21,8 14,8 36,6 38,5 12,2 50,7 48,1 14,7 62,8 
Condizione occupazionale          
Occupati 14,6 6,2 20,8 32,6 4,6 37,1 39,8 5,8 45,6 
Disoccupati 1,0 6,2 7,2 4,3 7,7 12,0 5,5 10,9 16,4 
Inattivi 0,4 1,4 1,8 0,7 2,3 3,0 1,3 4,4 5,7 
Categoria professionale          
Legislatori, imprenditori e alta dirigenza; Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata specializzazione; Professioni tecniche - - - 46,6 7,6 54,2 52,3 9,1 61,4 

�W�Œ�}�(���•�•�]�}�v�]�����•�����µ�š�]�À�����v���o���o���À�}�Œ�}�����[�µ�(�(�]���]�}�V���W�Œ�}�(���•�•�]�}�v�]���‹�µ���o�]�(�]�����š�����v���o�o����
attività commerciali e nei servizi - - - 27,1 3,0 30,1 33,0 4,0 37,0 

Operai qualificati - - - 23,7 2,7 26,4 29,4 2,8 32,2 

Professioni non qualificate. - - - 14,4 2,5 16,9 24,7 2,1 26,8 

���o���•�•�������[���š��          
25-34 anni 9,5 6,7 16,2 20,2 6,8 27,0 25,3 10,8 36,1 
35-44 anni 11,5 5,4 16,9 24,9 4,9 29,8 28,8 6,6 35,4 
45-54 anni 11,6 4,8 16,4 25,9 3,7 29,5 31,8 4,9 36,7 
55-64 anni 4,7 2,2 6,9 9,9 2,0 11,9 21,0 3,8 24,8 
Totale 9,5 4,8 14,3 20,8 4,4 25,2 27,1 6,3 33,3 
Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 
 
Per quanto riguarda le tematiche formative30 prevale la partecipazione alle iniziative centrate sui servizi 
(personal services, hygiene and occupational health services, security services and transport services) con il 
27,9%. Da sottolineare che appartengono a questa categoria anche i corsi sulla salute e la sicurezza sul lavoro 

 
29 Si fa presente che in questo caso il confronto tra i dati di AES-2016, AES-2011 e AES-2007 è condizionato dalla diversa modalità con 
la quale nel 2016 sono state selezionate le attività formative non formali dichiarate dal rispondente. Infatti, se nel 2007 e nel 2011 la 
selezione casuale delle attività formative era limitata a tre attività, nel 2016 sono state considerate tutte le attività di formazione 
segnalate dal rispondente (fino a 7). 
30 I �����š�]�������o�o�[�����^-2016 non sono confrontabili con quelli delle ind���P�]�v�]���‰�Œ�����������v�š�]���~�î�ì�ì�ó�������î�ì�í�í�•���E���o�o�[�µ�o�š�]�u���������]�Ì�]�}�v�����•�]���(�����Œ�]�(���Œ�]�u���v�š�}��
infatti alla nuova classificazione ISCED-F 2013 (International Standard Classification of Education - Fields of Education and Training) 
approvata formalmente dalla 37a Conferenza General���� �����o�o�[�h�E���^���K�� �v���o�� �v�}�À���u���Œ���� �����o�� �î�ì�í�ï�X�� �d���o���� ���o���•�•�]�(�]�����Ì�]�}�v���� �Z���� �•�}�•�š�]�š�µ�]�š�}�� �o����
ISCED-2011 e comprende categorie non sempre comparabili. Per approfondimenti si veda: � ÎSCED Fields of Education and Training 
2013 (ISCED-F 2013) - Manual to accompany the International Standard Classification of Education 2011�_�U���h�E���^���K���î�ì�í�ð 
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che le imprese erogano per obbligo di legge e a cui partecipa necessariamente la quasi totalità del personale. 
Segue la categoria relativa ���o�o���� �^���š�š�]�À�]�š���� �]�u�‰�Œ���v���]�š�}�Œ�]���o�]�U�� �(�]�v���v�Ì���� ���� ���•�•�]���µ�Œ���Ì�]�}�v�]�U�� ���š�š�]�À�]�š���� �P���•�š�]�}�v���o�]�� ����
���u�u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�À���U�����š�š�]�À�]�š�������}�u�u���Œ���]���o�]�U�����]�Œ�]�š�š�}�_�����}�v���µ�va quota di partecipazione del 20,6 per cento, quella della 
�^�•���v�]�š�����������•�•�]�•�š���v�Ì�����•�}���]���o���_��con il 10,6% e quella del�o�[�^�]�v�P���P�v���Œ�]���U�����š�š�]�À�]�š�����u���v�]�(���š�š�µ�Œ�]���Œ�����������}�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v�]�_��con 
il 10,3%. Si segnala la modesta percentuale di coloro che frequentano corsi per lo sviluppo di competenze 
���}�o�o���P���š���� ���o�o���� �^�š�����v�}�o�}�P�]���� �����o�o�–�]�v�(�}�Œ�u���Ì�]�}�v���� ����della comunicazione31�_�� �~�õ�U�î�9�•�U�� �v�}�v�}�•�š���v�š���� �o���� �o�}�Œ�}�� ���Œ���•�����v�š����
�]�u�‰�}�Œ�š���v�Ì�������o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�������o���u�]�Æ�����]���(���š�š�}�Œ�]�����Z�������o�]�u���v�š���v�}���o�[�]�v�v�}�À���Ì�]�}�v���������o�������}�u�‰���š�]�š�]�À�]�š���������o�o�����]�u�‰�Œ���•�����~�&�]�P�X��
1.18).  
 
Figura 1.18 - Persone di 25-64 anni che hanno frequentato almeno una � ĵob-related non formal education 
�����š�]�À�]�š�Ç�_�U��per argomento del corso - Anno 2016 (val. % sul totale degli intervistati che hanno partecipato ad 
���o�u���v�}���µ�v�������š�š�]�À�]�š�������]���(�}�Œ�u���Ì�]�}�v�������]���š�]�‰�}���v�}�v���(�}�Œ�u���o�����v���]���í�î���u���•�]���‰�Œ�����������v�š�]���o�[�]�v�š���Œ�À�]�•�š��) 

 

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 
Con riferimento ai soggetti erogatori, le attività non formal gestite direttamente dai datori di lavoro risultano 
essere le più frequentate: vi partecipa, infatti, circa un terzo (32,8%) delle persone che nel corso del 2016 
�Z���v�v�}���‰�Œ���•�}���‰���Œ�š�������������o�u���v�}���µ�v�[���š�š�]�À�]�š�����v�}�v���(�}�Œ�u���o���U�����}�v���µ�v���‰�]�����}�o�}�����µ�u���v�š�}���Œ�]�•�‰���š�š�}�����o���î�ì�í�í���~�d�����X���í�X�í�í�•�X��
Seguono i corsi organizzati dagli istituti di formazione non formale (17,8%), per i quali si registra un 
apprezzabile aumento (6,7 punti percentuali rispetto al 2011), e dalle scuole, università ed ex centri 
territoriali permanenti (12%). Tassi di partecipazione meno elevati e in calo si evidenziano invece per i corsi 
offerti dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio - che passano dal 12,9 per cento del 
2007 al 7,5 per cento del 2016 - e per le attività formative realizzate da istituti commerciali (9,2%), da 
biblioteche, musei, comuni, ecc. (5,9%), da cittadini privati e da associazioni non profit (3,2% in entrambi i 
casi). 
 
  

 
31 �/�o�������u�‰�}�����]���•�š�µ���]�������(�}�Œ�u���Ì�]�}�v�����^�d�����v�}�o�}�P�]���������o�o�–�/�v�(�}�Œ�u���Ì�]�}�v�������������o�o�������}�u�µ�v�]�����Ì�]�}�v���_�������•�š���š�}�����o���•�•�]�(�]�����š�}�����}�u���������š���P�}�Œ�]���������•�����•�š���v�š����
solo a partire dalla nuova classificazione ISCO-F 2013, probabilmente per il maggior peso assegnato alla diffusione delle TIC quali 
fattori determinanti per vincere le sf�]�������‰�}�•�š���������o�o�[�����}�v�}�u�]�����u�}�����Œ�v���X 
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Tabella 1.11 - Persone di 25-64 anni che hanno frequentato almeno un corso di formazione, per ente che 
ha erogato la formazione - Anni 2007, 2011 e 2016 (val. % sul totale degli intervistati che hanno frequentato 
almeno un corso) 
 ANNO 
Ente erogatore 2007 2011 2016 
Sindacati 1,3 - 0,6 
Associazioni non profit (es: associazioni culturali, università della terza età, partiti politici, ecc.) 4,4 4,9 3,2 
Privati cittadini 6,3 3,6 3,2 
Istituti la cui attività principale non è la formazione (es: biblioteche, musei, comuni) 2,2 7,7 5,9 
Organizzazioni imprenditoriali e Camere di commercio 12,9 8,0 7,5 
Altro 11,3 13,3 7,8 
Istituti commerciali la cui attività principale non è la formazione (es: fornitori di macchinari/software) 8,0 8,0 9,2 
Istituti di formazione formale (Istituti scolastici, Università, CTP, ecc.) 12,9 11,0 12,0 
Istituti di formazione non formale 8,5 11,1 17,8 
Datori di lavoro 27,6 31,7 32,8 
Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 
�d�Œ�������Z�]���v�}�v�����À���À�����(�Œ���‹�µ���v�š���š�}���v���•�•�µ�v���š�]�‰�}�����]�����}�Œ�•�}���~�]�o���ñ�ô�U�ñ�9�������]���•�}�P�P���š�š�]���]�v�š���Œ�À�]�•�š���š�]���v���o�o�[���u���]�š�}�������o�o�[�����^���v���o��
2016), molti non desiderano farlo neanche nel futuro (43,3%), mentre solo il 15,2 per cento manifesta il 
desiderio di partecipare (Fig. 1.19). Ugualmente, tra chi ha già svolto attività formative è più alta la 
percentuale di coloro che non vorrebbero partecipare nuovamente (25,4%), rispetto a quanti affermano di 
volerlo fare in misura maggiore (16,2%).  
 
Figura 1.19 - Persone di 25-64 anni che hanno frequentato o meno un corso di studio o di formazione, a 
seconda della volontà di parteciparvi o parteciparvi in misura maggiore - Anni 2007, 2011 e 2016 (val. % sul 
totale degli intervistati che hanno frequentato attività formative) 
 

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 
Nella maggior parte dei casi (64,9%) la ragione principale per cui le persone non hanno frequentato corsi di 
studio o di formazione risiede nella loro convinzione di non averne bisogno (Tab. 1.12). Tuttavia, gli 
intervistati hanno dichiarato che esistono ulteriori ostacoli, come ad esempio il calendario dei corsi 
(problema segnalato dal 40,9% dei soggetti non coinvolti) o gli impegni e le responsabilità familiari (38,3%) 
che riguardano soprattutto le donne (il 47% contro il 28,6% degli uomini).  
Altra motivazione ricorrente fa riferimento ai costi dei corsi ritenuti troppo alti dal 26,1 per cento degli 
intervistati e in particolar modo dai più giovani (il 32,6% dei 25-34enni).  
Una discreta percentuale di chi non ha svolto attività formative dichiara, infine, di non aver trovato �o�[�}�(�(���Œ�š����
che cercava (17,8%) o che il luogo di svolgimento era difficile da raggiungere (15,1%). Più bassa la quota 
(11,7%) di chi dichiara di non aver avuto �o�[���‰�‰�}�P�P�]�}�������o�������š�}�Œ�������]���o���À�}�Œ�}. Ancora più bassa quella di chi dichiara 
���]���v�}�v�����À���Œ���‰�}�š�µ�š�}���‰���Œ�š�����]�‰���Œ�����‰���Œ���o�[�]�v���]�•�‰�}�v�]���]�o�]�š�������]���µ�v�����}�u�‰�µ�š���Œ���}�����]���µ�v�������}�v�v���•�•�]�}�v������d Internet (3,3%). 
 
Tabella 1.12 - Persone di 25-64 anni che non hanno frequentato né un corso di studio né un corso di 
formazione, per motivo per cui non lo hanno svolto. Anno 2016 (val. % sul totale degli intervistati) 
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MOTIVO DELLA NON PARTECIPAZIONE  
Nessuna necessità di (ulteriore) formazione o istruzione 64,9 
Calendario 40,9 
Problemi familiari 38,3 
Costi 26,1 
Altri motivi personali 20,7 
Nessuna idonea attività di formazione o di istruzione 17,8 
Distanza 15,1 
Mancanza di sostegno da parte del datore di lavoro o dei servizi pubblici 11,7 
Salute o età 8,5 
Prerequisiti 6,7 
Indisponibilità di computer o di una connessione a Internet 3,3 
Precedente esperienza di apprendimento negativa 1,8 
Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey, 2016 (Last update 27/09/2018). 

 
Tra chi ha frequentato attività formative solo il 25,5 per cento ha cercato autonomamente informazioni 
�•�µ�o�o�[�}�(�(���Œ�š�� disponibile. La quota è più alta tra le donne (28%) rispetto agli uomini (23,3%), cresce con 
�o�[���µ�u���v�š���Œ���������o���o�]�À���o�o�}�����]���]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v�����‰�}�•�•�����µ�š�}���������]�u�]�v�µ�]�•���������}�v���o�[���À���v�Ì���Œ���������o�o�[���š�����~�d�����X���í�X�í�ï�•�X�� 
 
Tabella 1.13 - Persone di 25-64 anni che hanno cercato informazioni sulle attività di formazione formale e 
�v�}�v�� �(�}�Œ�u���o���U�� �‰���Œ���P���v���Œ���U�� ���o���•�•���� ���[���š���� ���� �š�]�š�}�o�}�� ���]�� �•�š�µ���]�}��- Anni 2007, 2011 e 2016 (val. % sul totale degli 
intervistati che hanno frequentato attività formative) 
 ANNO 
 2007 2007 2007 
Genere  
Maschi 23,3 30,8 23,3 
Femmine 29,9 37,3 28,0 
Titolo di studio      
�&�]�v�}�����o�����]�‰�o�}�u�������[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v�����•�����}�v�����Œ�]�������]���‰�Œ�]�u�}���P�Œ�����} 15,6 21,2 11,0 
���]�‰�o�}�u�������[�]�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v�������]���•�����}�v���}���P�Œ�����}�������š�]�š�}�o�}���‰�}�•�š�����]�‰�o�}�u�� 21,7 33,5 24,2 
Laurea e/o titolo post-laurea 37,9 45,4 36,4 
Classe d'età  
25-34 anni 32 41,6 35,1 
35-44 anni 28,6 36,5 27,9 
45-54 anni 21,8 27,7 19,7 
55-64 anni 16,7 25,7 19,5 
Totale 26,6 33,9 25,5 
Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati EUROSTAT, AES - Adult Education Survey (last update 27/09/2018)  
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1.2  �>�[APPRENDIMENTO INTERGENERAZIONALE PER UN INVECCHIAMENTO ATTIVO 
 
1.2.1 EVOLUZIONE DEMOGRAFICA E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE DEGLI OCCUPATI  
 
Una migliore comprensione dei trend �����o�o�����‰���Œ�š�����]�‰���Ì�]�}�v�����(�}�Œ�u���š�]�À���������P�o�]���}�����µ�‰���š�]���‰�µ�~�������Œ�]�À���Œ���������o�o�[���v���o�]�•�]��
�����o�o�[���À�}�ouzione di altri due fattori che, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la condizionano 
�(�}�Œ�š���u���v�š���W���o�[�]�v�À�������Z�]���u���v�š�}�������]�o���o�]�À���o�o�}�����]�����}�u�‰���š���v�Ì���������o�o�����‰�}�‰�}�o���Ì�]�}�v�������������o�o�����(�}�Œ�Ì�����o���À�}�Œ�}�X�� 
�E���o�o�[�µ�o�š�]�u�}�� ���������v�v�]�}�� �•�]�� ���� ���������v�š�µ���š�}��nel nostro Paese il processo di transizione verso una fase di declino 
demografico, in virtù del combinarsi di due fenomeni: da una parte il progressivo invecchiamento della 
�‰�}�‰�}�o���Ì�]�}�v���U�������o�o�[���o�š�Œ�����o�������}�•�š���v�š�������]�u�]�v�µ�Ì�]�}�v���������o�o�����v���•���]�š���X���E���P�o�]���µ�o�š�]�u�]���š�Œ�������v�v�]�U���o�����‰�}�‰�}�o���Ì�]�}�v�����������]�u�]�v�µ�]�ša 
���]�����]�Œ�����������v�š�}�u�]�o�����‰���Œ�•�}�v�����o�[���v�v�}�U�����Œ�Œ�]�À���v���}���}�P�P�]���������}�v�š���Œ�����µ�v���š�}�š���o�������]���ò�ì�U�ñ���u�]�o�]�}�v�]�����]���Œ���•�]�����v�š�]�U�����]�����µ�]���ñ�U�ò��
stranieri (8,4 per cento). La riduzione è maggiore nel Mezzogiorno e avviene ormai anche fra gli stranieri. 
�>�[���v�����u���v�š�}���v���o�����������v�v�]�}�������À�]�•�]���]�o�� �v���o�o�����‰�]�Œ���u�]�����������o�o�[���š���X���~�&�]�P�X���í�X�î�ì�• 
 
Figura 1.20 - �W�]�Œ���u�]�����������o�o�[���š���������o�o�����‰�}�‰�}�o���Ì�]�}�v�����]�š���o�]���v�����~���}�v�(�Œ�}�v�š�}���(�Œ�������v�v�}���î�ì�ì�ô�������î�ì�í�ó�U���À���o�X���9�• 

 
Fonte: Elaborazioni INAPP su dati ISTAT 
 
Nella classe di età fra i 50 e i 64 anni si concentra ormai un quinto della popolazione italiana, con un peso 
specifico cresciuto di quasi 2,5 punti percentuali (dal 18,6 nel 2008 al 21 per cento nel 2017). 
�>�[���v�š�]�š���������o���‰�Œ�}�����•�•�}�����u���Œ�P���������o�o�[�]�v���Œ���u���v�š�}���•�}�•�š���v�µ�š�}���������}�•�š���v�š���������P�o�]���]�v���]���]�������u�}�P�Œ���(�]���]�W�����Œ���•���}�v�}�����]�����]�Œ������
qu���š�š�Œ�}���‰�µ�v�š�]���(�Œ�����]�o���î�ì�ì�ô�������]�o���î�ì�í�ó���•�]�����o�[�]�v���]���������]�����]�‰���v�����v�Ì���������o�o�����‰�}�‰�}�o���Ì�]�}�v�������Z�����o�[�]�v���]���������]�����]�‰���v�����v�Ì���������P�o�]��
���v�Ì�]���v�]�V���o�[�]�v���]������ ���]���À�������Z�]���]���� ���Œ���•������ ���]�� �î�î�� �‰�µ�v�š�]���u���v�š�Œ���� �o�[���š�����u�����]���� �����o�o�����‰�}�‰�}�o���Ì�]�}�v���� ���µ�u���v�š���� ���]�� ���µ���� ���v�v�]��
(Tab. 1.14). 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 1.14 - Indici di struttura della popolazione (val. %, Anni 2008 e 2017) 
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