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preSentAzione

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano esercitano un ruolo centrale in materia di tutela della salute 

e della sicurezza sul lavoro, ad esse infatti è attribuito il compito di svolgere, attraverso le Aziende Sanitarie Locali, 

l’attività di vigilanza e le azioni di supporto dirette ai lavoratori, alle imprese, alle organizzazioni di rappresentanza 

e a tutti gli altri soggetti coinvolti a diverso titolo.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha ulteriormente ampliato il ruolo delle Regioni e Province Autonome, 

trasferendo la competenza in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” nell’ambito della legislazione concorrente. 

Il successivo decreto legislativo 81/08, riprendendo il dettato costituzionale, ha costruito un sistema di rapporti 

molto stretti tra Stato, Regioni e Province Autonome, in un contesto che oltre ad avere una forte connotazione 

sanitaria, quale sistema di garanzia della tutela della salute dei lavoratori, afferisce in maniera rilevante ai temi più 

generali del welfare, inteso come qualità del lavoro, qualità dei rapporti sociali e quindi qualità dei territori. 

Il rapporto che si introduce, costituisce la sintesi dell’attività che le Regioni e Province Autonome, nel 2011, 

hanno realizzato in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali, agendo nell’ambito di una consolidata e fattiva 

collaborazione con l’Amministrazione centrale dello Stato. 

,� ULVXOWDWL�VRQR�VWDWL�VLJQL¿FDWLYL�H�FRQFUHWL� LQ� WHUPLQL�GL�SLDQL¿FD]LRQH�H� UHDOL]]D]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�GL�SUHYHQ]LRQH��
Tutte le Regioni e Province Autonome hanno istituito i Comitati Regionali di Coordinamento, che costituiscono la 

necessaria cabina di regia interistituzionale degli interventi ed hanno corrisposto agli impegni dettati dalle norme 

ed assunti con i documenti di programmazione nazionali ed in particolare con il Patto per la salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro (DPCM 17/12/2007) e con il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, formalizzati, in ciascun 

territorio, nei rispettivi Piani Regionali di Prevenzione. 

Il percorso iniziato il 23 dicembre 1978 con la legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che ha trasferito 

alle Aziende Sanitarie Locali la competenza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ha 

consentito di raggiungere risultati senza dubbio rilevanti. Nel periodo compreso tra il 1978 ed il 2010 gli infortuni 

VXO�ODYRUR�VRQR�LQIDWWL�GLPLQXLWL�LQ�PDQLHUD�VLJQL¿FDWLYD�SDVVDQGR�GD�����������GL�FXL�������PRUWDOL�D���������GL�FXL�
980 mortali. 

Il lavoro da svolgere resta, tuttavia, ancora lungo ed impegnativo. E’ necessario sostenere l’azione Regionale e 

TXHOOD�GHOOH�$]LHQGH�6DQLWDULH�/RFDOL�DO�¿QH�FRQVROLGDUH�L�ULVXOWDWL�RWWHQXWL�H�GL�UHDOL]]DUH�JOL�LQWHUYHQWL�FKH�FRQVHQWDQR�
XQ¶XOWHULRUH�VLJQL¿FDWLYD�ULGX]LRQH�GHJOL�LQIRUWXQL�VXO�ODYRUR�H�GHOOH�PDODWWLH�SURIHVVLRQDOL��
/D�FRQFUHWH]]D�H�OD�VLJQL¿FDWLYLWj�GHOOH�D]LRQL�GHVFULWWH�QHO�SUHVHQWH�5DSSRUWR�GLPRVWUDQR�OD�FDSDFLWj�GHOOH�5HJLRQL�
e Province Autonome di operare come un vero e proprio Sistema, in grado di operare in modo coordinato ed 

omogeneo sull’intero territorio nazionale. 

La leale collaborazione tra lo Stato ed il Sistema costituito dalle Regioni e Province Autonome costituisce il volano 

delle politiche attive in materia, i cui obiettivi devono essere in linea con quelli della politica sociale dell’Unione 

Europea, che trae origine dall’art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali: “ogni lavoratore ha diritto a condizioni di 

lavoro che rispettino la sua salute, la sua sicurezza e la sua dignità”.  

Il Presidente della Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome 

vasco errani
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preSentAzione

La presente relazione rende conto delle attività di prevenzione negli ambienti di lavoro svolte dalle Regioni nell’anno 

2011, coerentemente con gli indirizzi normativi contenuti nel D.P.C.M. 17 dicembre 2007: «Patto per la salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro» in esecuzione dell’accordo del 1° agosto 2007, nel Piano Nazionale della Prevenzione 

2010 – 2012 e nell’art. 7 del DLgs. 81, relativo all’attivazione dei Comitati Regionali di Coordinamento tra Pubbliche 

Amministrazioni deputate al controllo negli ambienti di lavoro.

La strategia sviluppata si è articolata nei seguenti punti:

�� 3LDQL¿FD]LRQH� GHOOH� DWWLYLWj� GL� SUHYHQ]LRQH� LQ� FRRUGLQDPHQWR� WUD� (QWL� H� SDUWL� VRFLDOL� LQ� DPELWR� GL� &RPLWDWR�
5HJLRQDOH�GL�&RRUGLQDPHQWR��DUW����GHO�'�/JV����DSULOH�������Q������DO�¿QH�GL�VYLOXSSDUH� LQWHUYHQWL�RULHQWDWL�
all’incremento dei livelli di sicurezza e protezione della salute attraverso la vigilanza mirata alle priorità di salute.

�� 3LHQD� FRSHUWXUD� GHL� /LYHOOL� (VVHQ]LDOL� GL� $VVLVWHQ]D� �FRQWUROOR� GHO� ��� GHOOH� XQLWj� ORFDOL� FRQ� GLSHQGHQWL� R�
equiparati), orientando le attività dei servizi delle ASL verso le priorità di salute ed il contrasto dei rischi più 

gravi.

�� 6YLOXSSR�GHL�ÀXVVL�LQIRUPDWLYL�UHJLRQDOL�GL�SUHYHQ]LRQH��FRQGLYLVL�WUD�(QWL��SDUWHQGR�GDL�ÀXVVL�LQIRUPDWLYL�HVLVWHQWL�
su infortuni e malattie professionali.

�� Sviluppo di sistemi di sorveglianza sugli infortuni mortali e sulle malattie professionali, basati sulle indagini 

svolte dagli operatori delle ASL, e sui lavoratori ex esposti a cancerogeni.

/D�YHUL¿FD�GHL� YROXPL�GL� DWWLYLWj������HYLGHQ]LD� FRPH� LO� VLVWHPD� LQWHUUHJLRQDOH�GL� SUHYHQ]LRQH�QHJOL� DPELHQWL� GL�
ODYRUR�QHO�VXR�FRPSOHVVR�VLD�LQ�JUDGR�GL�JDUDQWLUH�OD�FRSHUWXUD�GHL�/LYHOOL�(VVHQ]LDOL�GL�$VVLVWHQ]D��FRQWUROOR�GHO����
delle unità locali con dipendenti o equiparati) orientando gli interventi verso le priorità di salute e secondo logiche 

GL�HI¿FDFLD�
In quest’ambito si inserisce l’azione svolta dai Comitati Regionali di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81, istituiti in tutte le Regioni e Province Autonome, che hanno concretizzato il proprio impegno elaborando 

OD�3LDQL¿FD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�GL�SUHYHQ]LRQH�H�YLJLODQ]D�GD�VYROJHUVL�LQ�FRRUGLQDPHQWR�IUD�JOL�(QWL�DYHQWL�FRPSHWHQ]H�
in materia di sicurezza e regolarità del lavoro.

L’omogeneità degli interventi di prevenzione e vigilanza sul territorio nazionale è stata ricercata attraverso iniziative 

di formazione uniformi e con la condivisione di comuni obiettivi qualitativi e quantitativi (Piano Nazionale Agricoltura 

e Piano Nazionale Edilizia) approvati dalla Conferenza delle Regioni, dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione 

delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul 

ODYRUR��DUW�����'�/JV����DSULOH�������Q������H�GDOOD�&RPPLVVLRQH�FRQVXOWLYD�SHUPDQHQWH��DUW�����'�/JV����DSULOH�������
n. 81).

,Q¿QH��VL�VHJQDOD�FRPH�OR�VSLULWR�GL�OHDOH�FROODERUD]LRQH�IUD�OR�6WDWR�H�OH�5HJLRQL�DEELD�SHUPHVVR�GL�LPSOHPHQWDUH�
vari provvedimenti attuativi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; altri, da noi ritenuti prioritari, permetteranno di attestare 

il sistema regionale di prevenzione su più avanzati livelli qualitativi. Su tutti, si segnala l’art. 8, Sistema Informativo 

1D]LRQDOH�GHOOD�3UHYHQ]LRQH��6,13���FKH�SHUPHWWHUj�GL�SLDQL¿FDUH�OH�DWWLYLWj�VHFRQGR�SULQFLSL�GL�HI¿FDFLD��HFRQRPLD�
ed appropriatezza dell’ azione preventiva, garantendo, al tempo stesso, sinergie tra Amministrazioni Pubbliche 

evitando duplicazioni degli interventi.

I dati risultanti dalla presente relazione manifestano ancora una volta il ruolo fondamentale delle Regioni e dalle 

Aziende Sanitarie Locali, quali enti prossimi alla comunità, in grado di svolgere un’azione adeguata e rispondente 

alla dimensione territoriale regionale ed alle esigenze delle comunità locali.

Le azioni realizzate, sia in termini di vigile presidio del territorio, sia per quel che concerne la diffusione della 

cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, costituiscono piena realizzazione dei precetti costituzionali degli 

articoli 32 e 117, che governano la materia della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la concreta 

realizzazione delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro che concorrono a rendere effettivo l’inalienabile diritto 

alla salute del lavoratore e del cittadino.

Il Coordinatore della Commissione Salute

luca coletto
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Le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano esercitano un ruolo rilevante in 
materia di tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro; ad esse, infatti, è attribuito il compito 
di svolgere, attraverso le Aziende Sanitarie 
Locali, sia l’attività di vigilanza sia le azioni di 
supporto dirette ai lavoratori, alle imprese e alle 
organizzazioni di rappresentanza.
Il decreto legislativo 81/08, riprendendo il 
dettato costituzionale, ha costruito un sistema 
di rapporti molto stretti tra Stato, Regioni e 
P. A., in un contesto che, oltre ad avere una 
forte connotazione sanitaria, quale sistema di 
garanzia della tutela della salute dei lavoratori, 

afferisce in maniera rilevante ai temi più generali 
del welfare.
Tutte le Regioni e P.A. hanno istituito i Comitati 
Regionali di Coordinamento, che costituiscono la 
necessaria cabina di regia interistituzionale degli 
interventi, hanno corrisposto agli impegni dettati 
dalle norme con i documenti di programmazione 
nazionali ed in particolare con il Patto per 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(DPCM 17/12/2007) e con il Piano Nazionale 
della Prevenzione 2010-2012, che sono stati 
formalizzati, in ciascun territorio, nei rispettivi 
Piani Regionali di Prevenzione.
Sulla base delle informazioni epidemiologiche 

Figura 1.1 – In ordinata è rappresentato il tasso di incidenza per 1000 addetti degli infortuni gravi T30 
(con prognosi maggiore di 30 giorni o con postumi permanenti o morte) suddiviso per comparto, Italia, 
DQQR������� ,�FRPSDUWL�SRVWL�SL�� LQ�DOWR�QHOOD�¿JXUD�KDQQR�XQ�ULVFKLR� LQGLYLGXDOH�GL� LQIRUWXQLR�SL��DOWR��
La dimensione di ciascuna bolla invece è proporzionale al numero assoluto degli infortuni gravi T30 
nel comparto; questa informazione fornisce indicazioni sul carico complessivo di danni alla salute. Nei 
comparti a basso rischio individuale, un numero elevato di eventi è dovuto al numero molto elevato di 
lavoratori di quel comparto (es. Servizi). 
Fonte: Flussi INAIL Regioni, elaborazione PREO.
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disponibili, sono stati da tempo avviati i Piani di 
Prevenzione degli infortuni in Agricoltura e nel 
comparto delle Costruzioni che, come si può 
vedere sia nell’appendice dedicata all’analisi 
del contesto sia in Figura 1.1, hanno un tasso 
di incidenza elevato di infortuni gravi (rischio 
individuale) accompagnato da un numero 
assoluto consistente di eventi gravi (“carico di 
malattia” sulla salute della popolazione). Sempre 
facendo riferimento alla Figura 1.1, si può 
notare che anche altri comparti si distinguono o 
per il tasso di incidenza elevato o per il numero 
assoluto elevato di infortuni pur in presenza di 
un basso rischio individuale. 
La disponibilità di sistemi informativi sempre 
SL�� UDI¿QDWL� KD� SHUPHVVR� DOOH� UHJLRQL� GL�
programmare gli interventi di prevenzione 
dai rischi e dalle patologie correlate al lavoro 
a partire dalla conoscenza del territorio, 
dall’analisi degli eventi più frequenti e più gravi 
nella popolazione lavorativa regionale, tenendo 
conto, altresì, della disponibilità di strumenti 
HI¿FDFL� D� FRQWHQHUOL��'XQTXH�� OH� UHJLRQL� QRQ� VL�

sono limitate ad accogliere una programmazione 
autorevole e ricca a cui esse hanno partecipato 
e partecipano, rappresentata dai Piani Nazionali 
$JULFROWXUD�H�&RVWUX]LRQL��PD�KDQQR�SLDQL¿FDWR�
H� GH¿QLWR� VWUDWHJLH� G¶LQWHUYHQWR� LQ� XOWHULRUL� H�
diversi comparti (e per altri rischi, trasversali 
a più settori) individuati come prioritari in esito 
all’analisi del contesto epidemiologico regionale.
Per quanto riguarda la prevenzione delle 
malattie professionali, la disponibilità di 
informazioni sugli eventi registrati deve essere 
accompagnata da una precisa mappatura dei 
rischi attualmente presenti nel territorio; infatti, 
le malattie professionali si distinguono dagli 
infortuni sul lavoro per alcune peculiarità quali: 
�� la maggior percentuale di casi con postumi 

SHUPDQHQWL�R�PRUWDOL�ULVSHWWR�DOOH�GH¿QL]LRQL�
per sola assenza temporanea dal lavoro, in 
SDUWH�SHUFKp�HVLVWH�XQD�ULOHYDQWH�VRWWRQRWL¿FD�
che riguarda, anche se in misura diversa, 
sia i casi lievi sia quelli gravi, e in parte per 
le stesse caratteristiche della patologia che 
talvolta determina danni permanenti senza 

Figura 1.2 ±� 3HUFHQWXDOH� GL� PDODWWLH� SURIHVVLRQDOL� GH¿QLWH� LQ� WHPSRUDQHD� �QRQ� JUDYL��� FRQ� SRVWXPL�
permanenti (gravi non mortali) e mortali sul totale delle malattie professionali denunciate, Italia, anno 
2010.
Fonte: Flussi INAIL Regioni, elaborazione PREO.

1,5%

27,8%

70,7%

MOrtali gravi non mortali nOn gravi

1  -  s t r at e g i a           d e g l i  i n t e r v e n t i           
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causare assenza dal lavoro (es. ipoacusia 
da rumore);

�� il periodo di latenza in qualche caso 
molto lungo per alcuni tipi di patologia 
tra inizio dell’esposizione ed insorgenza 
della malattia: breve, per esempio, per le 
sensibilizzazioni ad allergeni, molto lungo, 
¿QR�D�GHFHQQL��SHU�OH�QHRSODVLH�

�� OD� GLI¿FROWj� GL� LQGLYLGXDUH� O¶D]LHQGD�
responsabile in assenza di un evento 
facilmente collocabile nel tempo, e quindi il 
comparto, quando le esposizioni sono state 
multiple e prolungate.

In Figura 1.2 sono riportate le percentuali di 
malattie professionali denunciate nel 2010 e 
GH¿QLWH�LQ�WHPSRUDQHD��QRQ�JUDYL���FRQ�SRVWXPL�
permanenti (gravi non mortali) e mortali. 
Tuttavia si deve ricordare che circa l’84% dei 
casi mortali è rappresentato da neoplasie da 
amianto (carcinomi del polmone e mesoteliomi 

della pleura – vedi approfondimento nel Capitolo 
3) riferibili ad esposizioni che ora non esistono 
più essendo stato vietato l’uso dell’amianto 
dalla legge 257 del 1992. In questo caso 
O¶LQIRUPD]LRQH� VXJOL� HYHQWL� q� XWLOH� SHU� GH¿QLUH�
azioni di assistenza e di sorveglianza sanitaria 
ad ex esposti (prevenzione secondaria) ma, per 
la programmazione delle attività di prevenzione 
SULPDULD� H� SHU� OD� GH¿QL]LRQH� GHOOH� SULRULWj� GL�
intervento in azienda, è necessario basarsi anche 
su una precisa conoscenza del territorio e dei 
rischi connessi alle lavorazioni che potrebbero 
determinare la malattia dopo molti anni. A 
TXHVWR�VFRSR��¿Q�GDOOD� ORUR� LVWLWX]LRQH�� L�VHUYL]L�
di prevenzione in ambienti di lavoro delle ASL 
hanno analizzato i rischi per comparto produttivo 
e spesso hanno pubblicato dati e indicazioni 
SHU�D]LRQL�GL�ERQL¿FD�GHL� ULVFKL�� ,Q¿QH�� L� VHUYL]L�
ricevono e gestiscono le informazioni relative ai 
registri di esposizione istituiti dalle aziende in 
base alla normativa vigente. 

1  -  s t r at e g i a           d e g l i  i n t e r v e n t i           
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I Piani Regionali di Prevenzione (PRP) sono 
stati redatti sulla base delle indicazioni del Piano 
Nazionale di Prevenzione (PNP) approvato 
attraverso l’intesa tra lo Stato e le Regioni 
del 29/04/2010. Per il triennio 2010 – 2012, 
la Conferenza Stato Regioni, con l’intesa del 
03/12/2009, ha destinato 200 milioni di euro, oltre 
alle risorse già previste per la realizzazione degli 
obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (PSN), 
per sostenere il raggiungimento degli obiettivi del 
PNP, per lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza e 
per l’armonizzazione delle attività di prevenzione 
negli ambiti territoriali. L’accordo prevedeva 
che l’anno 2010 fosse dedicato alla fase di 
redazione dei piani regionali e alla  successiva 
valutazione del CCM (Centro Controllo Malattie) 
del Ministero della Salute con la collaborazione 
del CNESPS. I piani sono stati rivisti sotto il 
SUR¿OR�GHOOD�IDWWLELOLWj��GHOOD�FRHUHQ]D�FRQ�LO�313�
e della coerenza tra azioni, metodi e obiettivi da 
raggiungere. Questa valutazione propedeutica 
�H[�DQWH��VL�q�FRQFOXVD�FRQ�OD�FHUWL¿FD]LRQH�GHL�
piani completi di cronoprogramma di cui si è dato 
conto nella precedente pubblicazione relativa 
alle attività del 2010. 
Successivamente, si è passati alla fase di 
realizzazione; il 2011 è stato il primo anno 
di vera e propria attuazione dei progetti ed è 
DWWXDOPHQWH� LQ� FRUVR� OD� SULPD� YHUL¿FD� DQQXDOH�
del raggiungimento degli obiettivi previsti dai 
FURQRSURJUDPPL� UHJLRQDOL�� /D� YHUL¿FD� GHJOL�

DGHPSLPHQWL� q� HVHJXLWD� GDO�&&0�FKH� FHUWL¿FD�
i progressi della realizzazione del PRP nelle 
singole regioni sulla base della documentazione 
ricevuta.
È utile ricordare che, per quanto riguarda 
gli ambienti di lavoro, i Piani Regionali di 
Prevenzione (PRP) relativi al triennio 2010 – 
������VRQR�¿QDOL]]DWL�DOO¶LQFUHPHQWR�GHL�OLYHOOL�GL�
HI¿FDFLD� H� GL� HI¿FLHQ]D� GHL� VLVWHPL� UHJLRQDOL� GL�
prevenzione e sono  indirizzati verso i comparti  
a maggior rischio, perseguendo gli obiettivi 
generali del PNP di ridurre gli infortuni gravi e 
mortali e le malattie professionali, favorire lo 
sviluppo di sistemi di monitoraggio e contrastare 
i fattori di rischio di patologie professionali con 
particolare riferimento a quelle tumorali. 
Le regioni, con i PRP, hanno sviluppato una 
programmazione strategica regionale mirata 
al rischio;  hanno fornito linee di indirizzo e 
supporto tecnico all’avvio ed al proseguimento 
dei programmi, anche attraverso attività di 
formazione, assistenza, comunicazione; hanno 
previsto di monitorare i principali indicatori di 
processo e risultato dei programmi sul territorio 
regionale; hanno garantito il raccordo tra i 
programmi centrali e quelli locali delle Aziende 
Sanitarie Locali.
Oltre che in edilizia e agricoltura, le regioni hanno 
previsto interventi in altri comparti secondo una 
SLDQL¿FD]LRQH� VWUDWHJLFD� FKH� VL� EDVD� VX� FULWHUL�
di graduazione del rischio; la “qualità” della 
SLDQL¿FD]LRQH��RYYHUR�OD�FDSDFLWj�GHOOH�UHJLRQL�H�
delle ASL di programmare e scegliere interventi 
SULRULWDUL� H� LPSURQWDWL� DOO¶HI¿FDFLD� GHOO¶D]LRQH�
preventiva è stata ricercata attraverso una 
dettagliata analisi del contesto operata, a livello 
locale, secondo parametri quali: gravità e 
frequenza dei danni (analizzata anche attingendo 
a fonti informative nazionali, ad esempio Flussi 
Informativi INAIL – Regioni), prevenibilità dei 
danni, rappresentatività sul territorio del settore 
(ad esempio comparti tipici, anche per ragioni 
di equità), dimensione delle aziende, esiti dei 

1. GLi StrUMenti di   
proGrAMMAzione

2 - AttivitÀ di prevenzione

1.1 i piAni reGionALi di                   
prevenzione 2010-2012 
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controlli già effettuati, settori scarsamente 
indagati (ad esempio imprese di pulizia, mense, 
alberghi, trasporti,  logistica ed altri),  presenza 
di rischi emergenti, bisogni emersi direttamente 
dai luoghi di lavoro e dal territorio rappresentati 
dai RLS/RLST e dai lavoratori. Tutto questo è 
stato reso possibile anche dallo sviluppo di 
sistemi informativi regionali che, integrati con 
quelli nazionali, hanno consentito di sviluppare 
le analisi di contesto di ciascuna regione; non è 
possibile dare conto dettagliatamente in questa 
sede di questa complessa attività, pertanto si 
rimanda alla lettura dei PRP disponibili nel sito 
GHO�0LQLVWHUR�GHOOD�6DOXWH��YHGL�VLWRJUD¿D���
Analizzando le relazioni inviate dalle regioni al 
Ministero si può affermare in via preliminare che 
64  piani  (93%) sono stati regolarmente avviati 
mentre soltanto 5 sono stati rinviati, totalmente 
o parzialmente, al 2012. Il 97 % degli obiettivi 
di processo e/o  di risultato dei progetti risulta 
raggiunto. 

                   

Il primo di aprile 2012 si è concluso il progetto 
CCM “Piano Nazionale di Prevenzione in 
Edilizia”, avviato il 2 aprile 2009 e prorogato con 
VSHFL¿FR� ³$WWR� DJJLXQWLYR´� GHO� ��� PDU]R� �����
¿QR�DO�SULPR�DSULOH������
I risultati si possono in estrema sintesi 
rappresentare con:
�� la programmazione uniforme in ogni regione 

degli interventi preventivi e di controllo con 
SLDQL�GL�SUHYHQ]LRQH�VSHFL¿FL�

�� la formazione diffusa degli operatori della 
prevenzione dei Servizi della ASL con 
contenuti e moduli didattici sperimentati dal 
gruppo nazionale;

�� la condivisione di aspetti critici di prevenzione 
e di modalità di vigilanza con le DTL;

�� la lotta al lavoro nero;
�� lo sviluppo di modelli innovativi di controllo 

dei cantieri, ormai praticati in vasta parte del 
territorio nazionale, che utilizzano un’azione 
preliminare di intelligence del territorio;

�� la realizzazione del portale www.
prevenzionecantieri.it che, per la veste 
istituzionale e il contributo delle parti sociali 
H� SHU� L� FRQWHQXWL� GL� TXDOLWj� H� GL� VSHFL¿FLWj��
costituisce sempre più un punto di 
riferimento per gli operatori pubblici e privati 
che si occupano della materia sia dal punto 
di vista del controllo che della formazione, 
informazione e assistenza;

�� OD� GH¿QL]LRQH� GL� XQ� SLDQR� GL� YDOXWD]LRQH�
completo di indicatori e standard attesi, utile 
per la riprogrammazione delle attività.

Il Piano nazionale edilizia è stato corredato di un 
piano di valutazione del processo e dell’impatto 
sulla salute; risultati attualmente disponibili 
riguardano le azioni svolte e quindi il processo, 
mentre per la valutazione dell’impatto sulla 
salute è necessario attendere i dati infortunistici 
relativi agli anni successivi agli interventi. 
Le prime relazioni di attività degli enti coinvolti 
nel piano forniscono utili indicazioni per 
indirizzare successivi interventi di prevenzione 
mirati alle situazioni più critiche. Infatti, sono 
stati evidenziate:
�� alte percentuali di lavoro irregolare: 61% di 

lavoratori irregolari nei controlli delle DTL, 
���� GL� LPSUHVH� HGLOL� LUUHJRODUL� GDL� FRQWUROOL�
INAIL, con una media di 2 lavoratori irregolari 
per ogni azienda

�� riduzione delle sanzioni in materia di 
sicurezza antinfortunistica: -16% secondo i 
dati del Ministero del Lavoro, -3% secondo i 
dati forniti dalle regioni. I dati concordano sia 
sulla tipologia di violazione che si presenta 
con maggiore frequenza (al primo posto 
ci sono situazioni che possono provocare 
cadute dall’alto che, peraltro, sono la prima 
causa di infortunio mortale) sia sui soggetti 

1.2 iL piAno nAzionALe di 
prevenzione in ediLiziA
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sanzionati più frequentemente (al primo 
posto troviamo le imprese, seguite dai 
coordinatori).

�� si sta affermando un metodo di vigilanza 
che utilizza un “livello propedeutico di 
intelligence” utile a programmare interventi 
mirati secondo obiettivi prestabiliti. Questo 
PHWRGR��JLj�D�UHJLPH�SHU�O¶DWWLYLWj�,1$,/�DL�¿QL�
GHOO¶LGHQWL¿FD]LRQH�GHOOH�D]LHQGH�D�PDJJLRU�
rischio di evasione/elusione/sommerso, 
è in fase avanzata di sperimentazione 
SHU� O¶DWWLYLWj� GHOOH� $6/� SHU� O¶LGHQWL¿FD]LRQH�
dei cantieri a maggior rischio presunto di 
infortunio sul lavoro. 

Inoltre è emerso che la collaborazione tra Enti, 
che trova la sua naturale collocazione nei 
comitati di coordinamento di cui all’art. 7 del 
'/JV� ������� DOODUJDWD� SHU� TXDQWR� SRVVLELOH� DL�
Comitati paritetici e alle forze di polizia locali e 
statali, deve essere rafforzata secondo criteri 
nuovi, basati sulla formazione congiunta, sulla 
comunicazione in rete e sulla condivisione di 
EDQFKH�GDWL��DO�¿QH�GL�
�� evitare sovrapposizione di controlli dei 

diversi Enti;
�� effettuare interventi sia sulla sicurezza e 

igiene del lavoro che sulla regolarità dei 
rapporti di lavoro;

�� intervenire su tipologie edili ritenute di 
maggior interesse (ad esempio opere 
pubbliche, aree di grande sviluppo 
urbanistico, grandi ristrutturazioni, …);

�� ridurre al minimo la disomogeneità di 
comportamenti delle differenti strutture e dei 
singoli operatori.

La crisi del settore, a fronte del numero delle 
QRWL¿FKH� SUHOLPLQDUL� FKH� QRQ� PRVWUD� ÀHVVLRQL�
evidenti, ha comportato una importante 
contrazione dei cantieri operativi; ciò obbliga ad 
accelerare la revisione di obiettivi e metodi della 
vigilanza, che dovranno permettere:

�� un controllo ampio del territorio, per tutti 
i giorni della settimana e tutto il periodo 
dell’anno;

�� programmi di vigilanza mirata alle gravi 
irregolarità in materia di sicurezza e 
all’utilizzo del lavoro nero e irregolare, e 
quindi alla concorrenza sleale verso le 
imprese che rispettano le regole;

�� un utilizzo ottimale delle risorse disponibili, 
che si può favorire sfruttando al meglio le 
tecnologie informatiche e la forte esperienza 
maturata con il Piano Nazionale di 
Prevenzione in Edilizia. 

Ulteriori commenti sui risultati ottenuti dal piano 
possono essere reperiti nel sito internet dedicato 
�YHGL� VLWRJUD¿D��� ,O� WHVWR� GHO� SLDQR� QD]LRQDOH�
prevenzione in edilizia è consultabile anche nel 
VLWR�GHO�0LQLVWHUR�GHOOD�6DOXWH��YHGL�VLWRJUD¿D���

                   

Il Piano Nazionale Agricoltura prevede 
l’effettuazione di interventi ispettivi da parte delle 
ASL in tutte le regioni e province autonome, 
il coordinamento e l’integrazione dei diversi 
progetti regionali, la realizzazione di alcuni 
VSHFL¿FL� RELHWWLYL� QD]LRQDOL�� FKH� FRLQYROJDQR� OD�
totalità del territorio.
Gli obiettivi nazionali comprendono: 
�� la creazione in tutte le ASL di un’anagrafe 

aggiornata delle aziende agricole, anche 
in collaborazione con i servizi veterinari 
regionali e dei dipartimenti di prevenzione, 
oltre a quella di altri interlocutori del settore; 

�� l’attivazione di programmi per la riduzione 
dei rischi più gravi (trattori e altri macchinari);

�� l’attivazione di una campagna di controllo 
dell’applicazione della normativa di sicurezza 
anche in sede di commercio delle macchine;

�� campagne di adeguamento delle attrezzature 

1.3 iL piAno nAzionALe di                
prevenzione in AGricoLtUrA 
e SiLvicoLtUrA 
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di lavoro ai requisiti di sicurezza;
�� OD� SDUWHFLSD]LRQH� DOOD� GH¿QL]LRQH� GL� LGRQHL�

criteri per garantire l’inserimento di requisiti 
di sicurezza e salute sul lavoro nei Piani 
di Sviluppo Rurale e in altre forme di 
¿QDQ]LDPHQWR�DJHYRODWR�

�� la formazione degli operatori pubblici di 
prevenzione nei luoghi di lavoro;

�� la formazione dei lavoratori agricoli;
�� la diffusione a livello nazionale di buone 

prassi relative a tematiche complesse;
�� la produzione di materiali divulgativi e 

manuali.

                   

Le azioni previste nei piani regionali di 
SUHYHQ]LRQH�FRVWLWXLVFRQR�XQD�SDUWH�TXDOL¿FDQWH�
dell’attività ma, pur essendo progettate 
coerentemente con il Piano Nazionale della 
Prevenzione, restano tasselli isolati nelle singole 
realtà. Resta pertanto la necessità di coordinare 
le azioni di prevenzione tra le stesse regioni e 
tra altri Enti dello Stato che svolgono funzioni 
correlate alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Di 
ciò si darà conto sia in questo paragrafo, dedicato 
al coordinamento tra regioni, sia nel paragrafo 
successivo, dedicato al coordinamento tra Enti 
a livello regionale.
La strategia sviluppata dal gruppo di lavoro 
che costituisce il Coordinamento Tecnico 
Interregionale nei Luoghi di Lavoro è stata 

¿QDOL]]DWD� DO� UDJJLXQJLPHQWR� GHL� VHJXHQWL�
obiettivi generali:
�� rappresentare il sistema delle regioni nel 

Comitato per l’indirizzo e la valutazione 
delle politiche attive per il coordinamento 
di cui all’art. 5, nella commissione 
consultiva permanente di cui all’art.6, nella 
Commissione per gli Interpelli (art. 12) e nei 
WDYROL� GL� ODYRUR� LVWLWX]LRQDOL� ¿QDOL]]DWL� DOOD�
SLHQD�DWWXD]LRQH�GHO�'�/JV��������LQ�PDWHULD�
di legislazione concorrente;

�� SLDQL¿FDUH� D� OLYHOOR� QD]LRQDOH� OH� DWWLYLWj� GL�
prevenzione da svolgere in coordinamento 
tra enti e parti sociali nell’ambito dei Comitati 
Regionali di Coordinamento di cui all’art. 
�� GHO� '/JV�� ������� DO� ¿QH� GL� VYLOXSSDUH�
interventi orientati all’incremento dei livelli 
di sicurezza e protezione secondo le priorità 
del Piano Nazionale di Prevenzione e dei 
Piani Regionali di Prevenzione;

�� monitorare la copertura dei Livelli Essenziali 
di Assistenza (controllo del 5% delle 
unità locali con almeno un dipendente o 
equiparato), orientando le attività dei servizi 
delle ASL verso le priorità di salute ed il 
contrasto dei rischi più gravi.

Nell’arco dell’anno 2011 le attività del Gruppo di 
Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL si 
sono articolate in 11 incontri collegiali, dei quali 
4 con modalità di videoconferenza e 7 presso la 
delegazione di Roma della Regione del Veneto.

Per quel che concerne l’obiettivo del 
coordinamento delle attività tra le regioni, esso 
si è sostanziato:
�� nella condivisione delle aree di intervento, poi 

sviluppate da ciascuna regione nell’ambito 
dei rispettivi Piani di Prevenzione, attuativi 
delle linee strategiche del Piano Sanitario 
Nazionale e di quelle articolate nel Piano 
Nazionale della Prevenzione in Edilizia 
e nel Piano Nazionale di Prevenzione in 
Agricoltura (PNA);

2. i LUoGHi deLLA 
proGettAzione

2.1  iL coordinAMento tecnico                    
interreGionALe
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tabella 2.1�±�'RFXPHQWL�GH¿QLWL�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶HPLVVLRQH�GL�SURYYHGLPHQWL�DWWXDWLYL�GHO�'�/JV����������
da realizzare  in collaborazione con lo Stato.
Fonte: Coordinamento Tecnico Interregionale

�

�� Individuazione delle particolari esigenze connesse all’espletamento delle attività del 
Dipartimento di Protezione civile (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)  

�� Disposizioni per l’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 alle scuole ed alle università 
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)  

��
Disposizioni per l’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 alle cooperative sociali ed 
alle organizzazioni di volontariato della protezione civile (art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 
81/2008 – DM 13 aprile 2011) 

 

�� Parere sullo schema di decreto ministeriale sulle regole tecniche per la realizzazione del 
SINP (art. 8 D.Lgs. n. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011)  

�� Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (circolare della Commissione 
consultiva permanente)  

��
Chiarimenti sul sistema di controllo ed indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare 
per le aziende che hanno adottato un modello di organizzazione e gestione ex art. 30 del 
D.Lgs. n. 81/2008 (circolare della Commissione consultiva permanente) 

 

�� Formazione del datore di lavoro-RSPP (art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni 
21 dicembre 2011)  

�� Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 – Accordo Stato-
Regioni 21 dicembre 2011)  

��
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del 
D.Lgs. n. 81/2008, nonché dei criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 
13 del D.Lgs. n. 81/2008 (DM 11 aprile 2011) 

 

��� Definizione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni alle aziende per i lavori sotto tensione 
(art. 82, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 – DM 14 febbraio 2011)  

��� Designazione del comitato consultivo per la determinazione dei valori limite 
nell’esposizione professionale agli agenti chimici (art. 232 D.Lgs. n. 81/2008)  

���
Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole 
intensità all’amianto di cui all’art. 249 del D.Lgs. n. 81/2008 (Circolare della Commissione 
consultiva) 

 

���
Parere sul concetto di eccezionalità del sollevamento di persone con mezzi non destinati 
a tale scopo di cui al punto 3.1.4. dell’All. VI al D.Lgs. 81/2008 (Circolare della 
Commissione consultiva) 

 

��� Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario del DM n. 388/2003 (art. 
45, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 – DM 24 gennaio 2011)  

��� Procedure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere (Circolare della Commissione 
consultiva)  

�
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�� nella raccolta dei dati di attività svolta dalle 
regioni nell’anno 2010 e nella redazione del 
report di attività.

In relazione ai provvedimenti attuativi del 
'�/JV�����������GD�UHDOL]]DUH�LQ�FROODERUD]LRQH�
con lo Stato, le regioni hanno partecipato alla 
GH¿QL]LRQH�GL����GRFXPHQWL��tabella 2.1)
Il Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL 
ha provveduto alla raccolta del materiale 
informativo sullo stato di operatività dei Comitati 
Regionali di Coordinamento ex art. 7 del 
'�/JV��Q�����������VXOOH�LQL]LDWLYH�GL�IRUPD]LRQH�
svolte dalle regioni in ottemperanza all’art. 11, 
comma 7, del medesimo decreto, nonché sulla 
programmazione in materia prevenzionistica, 
SHU� O¶HODERUD]LRQH� GHOOH� UHOD]LRQL� ¿QDOL]]DWH�
alle audizioni tenutesi presso la Commissione 
d’inchiesta del Senato sulle morti bianche il 25 
maggio ed il 27 luglio 2011. 

Delegati del coordinamento hanno partecipato 
ai lavori:
�� del Comitato per l’indirizzo e la valutazione 

delle politiche attive e per il coordinamento 
nazionale delle attività di vigilanza in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 5 Dlgs 
�������

�� della Commissione consultiva permanente 
per la salute e sicurezza sul lavoro e 
sottocomitati di lavoro collegati (Art. 6 DLgs 
�������� YHGL� LQ� tabella 2.2 i documenti 
approvati nel 2011.

,Q¿QH�LO�&RRUGLQDPHQWR�KD�FRVWLWXLWR�VRWWRJUXSSL�
GL�ODYRUR�DO�¿QH�GL�WUDWWDUH�LQ�PRGR�DSSURIRQGLWR�
OH� WHPDWLFKH� RJJHWWR� GL� VSHFL¿FL� SURYYHGLPHQWL�
normativi di natura tecnica di interesse generale. 
In tabella 2.3 sono riportati i principali sottogruppi 
GL�ODYRUR�GHGLFDWL�D�WHPL�VSHFL¿FL��

tabella 2.2 – Documenti approvati dalla Commissione Consultiva Permanente (10 rappresentanti delle 
5HJLRQL�H�3�$���DL�VHQVL�GHO�'�/JV��������QHO������
Fonte: Coordinamento Tecnico Interregionale

�� Documento sulla presentazione delle “buone prassi” a tutela delle “differenze di genere” ai 
fini della loro validazione  

��
Documento per l’identificazione degli orientamenti pratici per le determinazione delle c.d. 
ESEDI  in materia di amianto, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 249 del D.lgs. n. 
81/2008  

 

�� Prime indicazioni esplicative sulle implicazioni  REACH e CLP (agenti chimici) ed altri 
nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

�� Documento recante indicazioni procedurali ai fini della corretta fornitura di calcestruzzo 
preconfezionato in cantiere  

��
Indirizzi pratici per gli operatori in relazione alle condizioni di “eccezionalità” che 
consentono l’utilizzo “in sicurezza” di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per 
il sollevamento di persone 

 

��
Documento che individua, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 le 
mancate corrispondenze tra i modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza 
elaborati secondo le linee guida UNI-INAIL o BS 18001 e gli elementi indicati dall’articolo 
30 del “testo unico”  

 

�� Validazione di una Banca dati, elaborata dal CTP di Torino, utile ai sensi dell’articolo 190, 
comma 5-bis, del d.lgs. n. 81/2008, relativamente alla valutazione del rumore  

�
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In tutte le regioni risultano attivati i Comitati 
Regionali di Coordinamento ex art. 7, D.Lgs. 9 
DSULOH�������Q������¿QDOL]]DWL�DOOD�SURJUDPPD]LRQH�
coordinata degli interventi.
Lo stato di realizzazione di tale complesso 
sistema di promozione della salute e della 
VLFXUH]]D��FRPH�GH¿QLWR�DOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��
S�GHO�'/JV����������q�DYDQ]DWR�H�JHQHUDOPHQWH�
la fase di start up è stata conclusa come 
evidenziato nella relazione di attività del 2010; 
si tratta ora di rendere pienamente operative 
OH� IXQ]LRQL� GL� SLDQL¿FD]LRQH� H� SURJUDPPD]LRQH�
coordinata tra enti istituzionali ed attori sociali. 
Particolare attenzione è rivolta al monitoraggio 
degli interventi coordinati fra enti a livello 
regionale (in particolare con Direzioni Provinciali 
GHO� /DYRUR�� ,1$,/�� ,136� H� 99�)�� DO� ¿QH� GL�
migliorare la copertura del territorio ed evitare 
inutili duplicazioni di controlli. Le attività di 
vigilanza, in particolare in coordinamento tra enti, 
sono state indirizzate verso i comparti a maggior 
rischio infortunistico, edilizia ed agricoltura, e più 
in generale verso il contrasto degli infortuni e 
delle malattie professionali. 

tabella 2.3 – Principali sottogruppi di lavoro del 
Coordinamento Tecnico Interregionale.
Fonte: Coordinamento Tecnico Interregionale

2.2 i coMitAti reGionALi di                
coordinAMento

�� Delegati a partecipare a Tavoli 
tecnici aperti con ministeri 

�� Coordinamento Interregionale 
Prevenzione 

�� CNESPS, Gruppo Tecnico 

�� Piano Nazionale Agricoltura 

�� Piano Nazionale Edilizia 

�� Flussi informativi e sistemi di 
sorveglianza 

�� Macchine e Impianti 

�� Porti 

�� Stress lavoro correlato 

��� Formazione  

��� Progetto 

��� “Monitoraggio silice” 

��� Agenti Fisici 

��� Agenti chimici e cancerogeni 

��� Amianto e altre fibre 

��� Infortuni sul lavoro; partecipazione al 
progetto INAIL  

��� Malattie professionali; partecipazione 
al progetto INAIL  

��� Sicurezza nelle ferrovie 

��� Grandi opere 

�
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La necessità di garantire l’uniformità delle 
prestazioni sul territorio nazionale, sia dal 
punto di vista qualitativo sia dal punto di vista 
quantitativo, nonostante la frammentazione 
territoriale delle ASL, ha portato allo sviluppo 
di piani condivisi a livello nazionale, con la 
GH¿QL]LRQH�GL�VWDQGDUG�H� LQGLFDWRUL��H�GL�DWWLYLWj�
comuni di formazione per gli operatori addetti 
alle attività di vigilanza in edilizia ed agricoltura e 

per gli addetti allo svolgimento delle indagini per 
malattia professionale e per infortunio sul lavoro. 
Questa attività formativa si è sviluppata anche 
attraverso la sperimentazione della formazione 
a distanza (FAD). 
L’attività di vigilanza dei servizi di prevenzione 
in ambienti di lavoro delle ASL comprende un 
insieme articolato di funzioni di controllo; tra 
queste si colloca l’obiettivo del raggiungimento 
del livello essenziale di assistenza (LEA), 
costituito dal numero di controlli sulla salute e 
sicurezza degli ambienti di lavoro almeno nel 
5% delle unità locali con uno o più dipendenti o 
equiparati.
/D� YHUL¿FD� GHL� YROXPL� GL� DWWLYLWj� GHOOH� UHJLRQL�
ha evidenziato come il sistema regionale di 
prevenzione negli ambienti di lavoro nel suo 
complesso sia stato in grado di garantire questo 
risultato già dal 2007. 
La tabella 2.4 riassume le principali azioni 
attuate dalle ASL. Nelle Figure 2.1 – 2.19 sono 

3. Le Azioni dei Servizi 
deLLe ASL neL 2011

3.1 Le AttivitÀ di viGiLAnzA

tabella 2.4 – Sintesi dei dati generali di vigilanza, periodo 2007-2011. 
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

� ����� ����� ����� ����� �����

1��7RWDOH�D]LHQGH�RJJHWWR�GL�LVSH]LRQH�
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meglio dettagliate le attività svolte negli ultimi 
anni. 
Dal 2007, anno di sottoscrizione del Patto 
Stato Regioni per la promozione della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, vi è stato 
un incremento del 34% circa delle aziende 
ispezionate e del 32% circa dei cantieri 
ispezionati. Seguendo le indicazioni del Piano 
Nazionale Edilizia, la vigilanza coordinata tra enti 
q�VWDWD�¿QDOL]]DWD�DO�FRQWUROOR�GHL�ULVFKL�GL�FDGXWD�
dall’alto, di seppellimento e della regolarità del 
lavoro per il contrasto delle forme in nero e del 
lavoro grigio. 
/D� SLDQL¿FD]LRQH� KD� SHUVHJXLWR�
l’omogeneizzazione delle pratiche di controllo 
GD�SDUWH�GHL�VHUYL]L�DO�¿QH�GL�JDUDQWLUH�LO�PDVVLPR�
della uniformità nei controlli effettuati in ambito 
UHJLRQDOH��$�WDO�¿QH��VRQR�VWDWH�HPHVVH�GLYHUVH�
procedure operative indirizzate ai principali 
comparti a rischio, quali edilizia ed agricoltura. 

COPERTURA DEL LEA - PATTO PER LA 
SALUTE
Facendo riferimento al Patto Stato Regioni, 
'�3�&�0�� ������������ FKH� ¿VVD� O¶RELHWWLYR� GL�
controllare almeno il 5 % delle unità locali con 
GLSHQGHQWL� R� HTXLSDUDWL�� L� JUD¿FL� GHOOH� Figure 
2.1 - 2.3 documentano il raggiungimento della 
copertura del Livello Essenziale di Assistenza 
a livello nazionale e l’aumento del numero 
di regioni e province autonome che hanno 
conseguito il risultato.
L’obiettivo indicato dal Patto per la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro risulta raggiunto e 
garantito a livello nazionale, pur in presenza di 
disomogeneità territoriale. Il principale risultato 
attesta il miglioramento quantitativo delle 
SUHVWD]LRQL�FKH�q�VWDWR�SHUVHJXLWR�¿Q�GDO�������PD�
DQFKH�TXDOLWDWLYR��HI¿FDFLD�HG�DSSURSULDWH]]D��LQ�
quanto l’azione di prevenzione è stata orientata 
verso i comparti a maggior rischio per la salute. 

Figura 2.1 – Percentuale delle aziende con dipendenti o equiparati ispezionate dai servizi di prevenzione 
in ambienti di lavoro delle ASL, periodo 2006 – 2011. Dopo il DPCM 17.12.2007 la percentuale si è 
mantenuta stabilmente al di sopra del livello minimo previsto del 5%; dal 2009 in poi il livello complessivo 
supera il 6%.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.
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Figura 2.2 – Percentuale di aziende con dipendenti ispezionate nelle regioni, periodo 2009 – 2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.
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Figura 2.3 – Numero di regioni al di sopra del 5% 
di aziende ispezionate sul totale delle aziende 
FRQ�GLSHQGHQWL�R�HTXLSDUDWL��SHULRGR�����������
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento 

Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

Figura 2.4 – Numero di aziende ispezionate in 
tutti i comparti produttivi, periodo 2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento 

Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

Figura 2.6 – Numero di violazioni riscontrate in 
tutti i comparti produttivi, periodo 2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento 

Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

Figura 2.5 – Numero complessivo di sopralluoghi 
in tutti i comparti produttivi, periodo 2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento 

Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

Figura 2.7 – Importo complessivo di tutte le 
VDQ]LRQL� DPPLQLVWUDWLYH� �H[� /HJJH� ��������
incluse quelle introdotte dall’art. 301–bis del 
'�/JV��������H�SHQDOL��H[�'�/JV���������LQ�WXWWL�L�
comparti produttivi, periodo 2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento 

Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

L’adozione di un sistema di monitoraggio dei 
livelli di produttività e l’azione di benchmarking 
come metodo di miglioramento continuo, hanno 
IDYRULWR� O¶LQFUHPHQWR� GHL� OLYHOOL� GL� HI¿FLHQ]D�
indicati. 
(VDPLQDQGR� LQ� GHWWDJOLR� OH� VSHFL¿FKH� DWWLYLWj�
svolte (Figure 2.4 - 2.7), si evidenzia che i 
controlli effettuati sono aumentati in valore 
DVVROXWR�¿QR�DO�������ROWUH���������D]LHQGH�YLVWH�
con quasi 220.000 sopralluoghi) e poi lievemente 
diminuiti nel 2011. Si sottolinea che, anche per gli 
effetti della recente crisi economica, è diminuito il 
numero di aziende su cui si calcola l’obiettivo LEA 
che, per il 2011, è stato basato sulle informazioni 
più recenti disponibili che al momento della 
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SLDQL¿FD]LRQH�HUDQR�TXHOOH�UHODWLYH�DO�������
Sono in lieve aumento le violazioni riscontrate in 
tutti i comparti ma il loro numero è ancora inferiore 
D�TXHOOR�SUH�FULVL��QHO������FLUFD����������

EDILIZIA
Nelle Figure 2.8 - 2.10 sono riportati i dati di 
attività dei servizi delle regioni del 2011 e del 

biennio precedente; si conferma, a fronte di un 
aumento del numero di cantieri e di aziende 
edili controllati, una diminuzione delle situazioni 
irregolari dal punto di vista della sicurezza sul 
lavoro.
Le informazioni sulle attività connesse alla 
ERQL¿FD� GL� PDWHULDOL� FRQWHQHQWL� DPLDQWR� VRQR�
riportate nel capitolo 3.

Figura 2.8 – Numero di cantieri ispezionati nelle regioni, periodo 2009-2011. L’obiettivo nazionale 
tendenziale è di 50.000 cantieri all’anno.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.
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Figura 2.9�±�3HUFHQWXDOH�GL�FDQWLHUL�LVSH]LRQDWL�VX�QRWL¿FDWL�QHOOH�UHJLRQL��SHULRGR�����������
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��

���

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��

���

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

E. Romagna

F.V. Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

P. Bolzano

P. Trento

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

V. D'Aosta

Veneto

ITALIA

����
����
����

�



2  - At t i v i t À        d i                               p r e v e n z i o n e           

30

Figura 2.10 – Percentuale di cantieri ispezionati “non a norma” sul totale ispezionati nelle regioni, 
periodo 2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.
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AGRICOLTURA
Le attività di controllo e vigilanza, oltre che 
nelle aziende agricole, viene svolta anche nelle 
rivendite di macchine agricole e in occasione 
GL� ¿HUH� GHO� VHWWRUH�� ,O� ULVXOWDWR� FRPSOHVVLYR� GL�

10.000 aziende ispezionate non è ancora stato 
raggiunto (si prevede nel 2012). Il dettaglio delle 
ispezioni effettuate nel 2011 è riportato in Figura 
2.11; la Figura 2.12 mostra il confronto con il 
numero di aziende agricole censite per territorio.

Figura 2.11 – Numero aziende agricole ispezionate nelle regioni, periodo 2009-2011. L’obiettivo 
nazionale tendenziale è di 10.000 aziende all’anno.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.
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ATTIVITÀ  DI CONTRASTO AGLI INFORTUNI 
SUL LAVORO E ALLE MALATTIE 
PROFESSIONALI
Nell’ambito della vigilanza svolta dalle ASL 
rientrano anche le indagini di polizia giudiziaria in 
seguito a infortuni gravi e malattie professionali.
/¶LQGDJLQH�GL�SROL]LD�JLXGL]LDULD�G¶XI¿FLR�q�SUHYLVWD�
TXDQGR�VL�YHUL¿FD�XQD�OHVLRQH�SHUVRQDOH�FROSRVD�
grave o gravissima oppure la morte del lavoratore 
per un infortunio o una malattia professionale. 
In Figura 2.13 (a sinistra) nell’ultimo biennio 
si rileva una lieve diminuzione del numero di 
inchieste infortuni effettuate rispetto al 2009 ma 
aumenta la percentuale di quelle concluse con 
riscontro di una violazione alla normativa sulla 
sicurezza; ciò indica probabilmente una migliore 
selezione degli infortuni su cui effettuare le 
indagini (sia dei casi indagati autonomamente 
dai servizi, sia di quelli svolti su delega delle 
Procure).

In Figura 2.14 è rappresentato il riepilogo 
triennale per ciascuna regione.
Nel caso delle malattie professionali, soprattutto 
quelle con lunga latenza tra esposizione 
professionale e malattia, le violazioni possono 
essere riscontrate o ipotizzate ma, non essendo 
rilevabili al presente, sovente sono prescritte 
come violazioni autonome ed attiene al 
magistrato la valutazione del nesso di causalità 
tra l’inosservanza e la lesione personale o 
morte del lavoratore. In Figura 2.13 (a destra) 
si rileva che sono in diminuzione quelle in cui 
viene riscontrata una violazione connessa 
alla malattia; per una corretta interpretazione 
sarebbe necessario conoscere in dettaglio la 
tipologia di malattie indagate in relazione alla 
latenza tra esposizione e l’insorgenza della 
patologia di cui si è detto sopra. In Figura 
2.15 è rappresentato il riepilogo triennale per 
ciascuna regione. Naturalmente, data la elevata 

Figura 2.12 – Percentuale di aziende agricole ispezionate nelle regioni nel 2011 sul totale delle aziende 
agricole censite dall’ISTAT nel 2010. 
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, ISTAT – dati 6° Censimento 

Generale dell’Agricoltura, elaborazione PREO.
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numerosità di eventi da indagare, sia per gli 
infortuni che per le malattie professionali, vi è 
la possibilità che il risultato dell’indagine risenta 
di carenza di selezione sui casi da indagare, 
spesso perché le informazioni iniziali sono 
incomplete e frammentarie e non consentono 
di distinguere i casi prettamente accidentali da 
quelli che potrebbero essere stati determinati da 
violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro. 
La presenza di personale medico consente 
di svolgere, oltre alle indagini per malattia 
professionale, varie attività di controllo sulla 
sorveglianza sanitaria effettuata dai medici 

competenti delle aziende, sia durante le 
ordinarie ispezioni sia mediante azioni mirate. 
La riduzione del 2010 e del 2011, evidenziata in 
Figura 2.16 è presumibilmente da collegare alla 
sospensione dell’invio delle relazioni annuali da 
parte dei medici competenti stabilita dal DLgs 
106/2009; il decreto attuativo è stato emanato 
QHO� ����� H� JOL� HIIHWWL� VDUDQQR� YHUL¿FDELOL� QHL�
prossimi anni.
La Figura 2.17 contiene inoltre il numero di 
pareri espressi per attività amministrative 
e autorizzative, compresi i pareri sui nuovi 
insediamenti produttivi.

Figura 2.13 – A sinistra: Indagini di polizia giudiziaria per infortunio sul lavoro e numero di casi in cui alla 
base dell’infortunio è stata riscontrata una violazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. 
A destra: Indagini di polizia giudiziaria per malattia professionale e numero di casi in cui alla base della 
malattia è stata riscontrata una violazione alla normativa sull’igiene del lavoro. Periodo 2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, ISTAT – dati 6° Censimento 

Generale dell’Agricoltura, elaborazione PREO.
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Figura 2.14 – Numero di indagini di polizia giudiziaria per infortunio sul lavoro e numero di casi in cui 
alla base dell’infortunio è stata riscontrata una violazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, 
media triennio 2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

Figura 2.15 – Indagini di polizia giudiziaria per malattia professionale e numero di casi in cui alla base 
della malattia è stata riscontrata una violazione alla normativa sull’igiene del lavoro, media triennio 
2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.
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Figura 2.16 – Numero di aziende in cui è stato 
controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria 
e/o le cartelle sanitarie, periodo 2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento 

Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

Figura 2.17 – Numero di pareri espressi per 
attività amministrative e autorizzative, compresi 
i pareri sui nuovi insediamenti produttivi, periodo 
2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento 

Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE
I servizi di prevenzione in ambienti di lavoro delle 
ASL effettuano visite mediche a richiesta per il 
ULODVFLR� GL� FHUWL¿FD]LRQL� GL� LGRQHLWj�� LQ� FRHUHQ]D�
FRQ� VSHFL¿FKH� OHJJL� UHJLRQDOL� �Figura 2.18), ivi 
incluse le visite di assunzione nei casi previsti 
dalla legge e le visite per le procedure di ricorso 
avverso il giudizio di idoneità formulato dal 
medico competente (Figura 2.19); quest’ultimo 
tipo di attività è in aumento mentre sono in 
riduzione le visite ai minori.

Figura 2.18 – Numero di visite mediche effettuate 
dal Servizio PSAL, periodo 2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento 

Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

Figura 2.19 – Numero di procedure per ricorso 
avverso il giudizio del medico competente, 
periodo 2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento 

Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.
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Quest’area di attività è orientata alle attività di 
comunicazione, informazione e formazione per 
i cittadini lavoratori o datori di lavoro e per le 
loro associazioni, oltre che alla promozione di 
stili di vita salubri (contrasto ad alcool, droga e 
fumo), allo sviluppo del benessere organizzativo 
negli ambienti di lavoro ed alla formazione. Tali 
obiettivi sono perseguiti attraverso una strategia 
³ÀHVVLELOH´� VYLOXSSDWD� VXOOD� EDVH� GHO� FRQWHVWR�
regionale di riferimento. Le tipologie di azione 
sono estremamente articolate e variegate 
poiché sono quelle che storicamente sono 
state programmate e gestite in funzione delle 
particolari necessità del territorio nell’ottica delle 
DXWRQRPLH�ORFDOL�SUHYLVWD�GDOOD�OHJJH���������$OOR�
stato attuale soltanto in alcune regioni esistono 
dei censimenti sistematici dei materiali informativi 
prodotti dalle ASL e messi a disposizione dei 
soggetti coinvolti nella prevenzione. 

Per quanto riguarda le attività di formazione, 
le competenze, attribuite alle Regioni dagli 
DUWW�� ��� H� ��� GHO�'�/JV� ������ QHOO¶DPELWR� GHOOD�
sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, 
hanno comportato l’attivazione delle seguenti 
linee di lavoro:
�� avvio dei bandi per corsi di formazione 

VWUDRUGLQDULD� ¿QDQ]LDWD� H[� DUW�� ���� FR�� ��
'�/JV��������SHU� ODYRUDWRUL��GDWRUL�GL� ODYRUR�
di comparti a rischio, insegnanti e studenti. 

�� attività di formazione erogata direttamente 
da parte delle ASL (Figura 2.20), in 
collaborazione con le parti sociali ed 
organismi paritetici, secondo piani e progetti 
regionali. Il monte ore complessivamente 
erogato (35.510) ed il numero delle persone 
FRLQYROWH� ��������� QHL� GLYHUVL� SHUFRUVL�
di formazione sono fattori indicativi del 
radicamento territoriale del SSN.

I servizi di prevenzione in ambienti di lavoro 
delle ASL svolgono anche azioni di controllo 
sull’idoneità e qualità della formazione 
erogata da altri soggetti formatori garantendo 
l’appropriatezza dei programmi rispetto alle 
disposizioni legislative in materia di formazione 
dei lavoratori.
Per quanto riguarda l’assistenza e l’informazione, 
un’ulteriore indicazione sulla mole di materiale 
presente nei siti internet di regioni ed ASL può 
essere desunta dalla consultazione di uno dei 
principali motori di ricerca internet; nel mese 
di agosto 2012, utilizzando la stringa di ricerca 
“ASL lavoro sicurezza prevenzione informazioni” 
Google consente di reperire 1.510.000 risultati 
riferibili a contenuti informativi sulle prestazioni 
rese disponibili ai cittadini da parte dei Servizi 
di Prevenzione in ambienti di lavoro delle ASL 
ma anche a materiale informativo sui rischi e 
sui fattori di rischio professionali, sui dispositivi 
di protezione individuale e collettiva, sui principi 
GHOOD� SUHYHQ]LRQH�� FKHFN� OLVW� SHU� OD� YHUL¿FD�
della sicurezza in azienda, linee guida per la 
prevenzione, riepilogo di obblighi formativi per le 
YDULH�¿JXUH�D]LHQGDOL��ODYRUDWRUL��GDWRUL�GL�ODYRUR��
etc). 

3.2 AttivitÀ di inForMAzione, 
ForMAzione, ASSiStenzA e 
proMozione deLLA SALUte

Figura 2.20 – Numero di ore di formazione e 
di persone formate direttamente dai servizi di 
prevenzione delle ASL, periodo 2009-2011.
Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento 

Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.
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Anche se i sistemi di sorveglianza vengono 
alimentati dall’attività dei servizi di prevenzione in 
ambienti di lavoro delle ASL con le informazioni 
raccolte durante l’attività ordinaria di indagine 
per infortunio o malattia professionale, si è 
deciso di trattarli in questo paragrafo in primo 
luogo perché rappresentano un modello di 
collaborazione con altri enti, in particolare INAIL 
H� ,63(6/� �DWWXDOPHQWH� FRQÀXLWR� LQ� ,1$,/��� LQ�
secondo luogo perché, oltre ad essere uno 
strumento conoscitivo fondamentale, concorrono 
a sviluppare l’uniformità dei metodi di indagine e 
della raccolta delle informazioni. 

Il sistema di sorveglianza degli infortuni mortali 
sul lavoro è stato avviato nel 2002 dall’Ispesl, 
dalle regioni e dall’Inail con il sostegno del Centro 
nazionale per la prevenzione e il Controllo delle 
Malattie (CCM - Ministero della Salute), con lo 
scopo di aumentare le conoscenze su questi 
eventi che, sebbene siano in diminuzione, hanno 
gravi ricadute personali, familiari, economiche e 
VRFLDOL��8QD�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�TXDOL¿FDQWL�GHO�
sistema risiede nel fatto che le informazioni sulle 
modalità di accadimento derivano dalle indagini 
effettuate direttamente sul luogo dell’evento dai 
tecnici della prevenzione delle ASL. Ciò rende 
l’analisi delle cause che hanno determinato questi 
eventi molto più ricca di contenuti utilizzabili per 
stabilire le necessarie azioni preventive. 
Per quanto concerne l’ultimo anno di attività, 
sono stati rivisti e aggiornati gli strumenti operativi 

del Sistema (linee guida per l’applicazione 
del modello di analisi infortunistica, software 
per l’inserimento online dei dati, guida alle 
compilazione della scheda di rilevazione, 
protocollo dei controlli di qualità dei dati) .
Per l’aggiornamento professionale degli operatori 
sono stati realizzati corsi di formazione nazionali 
(2 edizioni per circa 60 iscritti) e regionali (3 
edizioni per circa 120 iscritti in Abruzzo, Marche 
e Sicilia), oltre a 11 edizioni di corsi online in 
modalità FAD per più di 650 iscritti distribuiti in 
12 regioni. 
In merito alla comunicazione, sono stati 
ulteriormente sviluppati gli strumenti per la 
diffusione dei dati raccolti, quali: il sito internet 
dedicato interamente al Sistema di sorveglianza 
(articolato in 6 sezioni tematiche); lo strumento 
web Infor.mo per la ricerca e lettura di tutte le 
storie degli infortuni contenuti nell’archivio, 
accompagnati in alcuni casi da disegni ed 
animazioni visualizzabili online e scaricabili in 
locale; la versione beta dell’applicativo Informo-
STAT per la costruzione e visualizzazione on-
line di tabelle statistiche. 
Il Sistema di sorveglianza nazionale dispone ad 
oggi di una banca dati pubblica composta da 
circa 2.000 casi di infortunio mortale e grave per 
LO�TXDGULHQQLR����������GL�FXL�������PRUWDOL���3HU�
gli eventi infortunistici avvenuti nel biennio 2009-
2010, sono quasi ultimati i controlli di qualità sui 
nuovi casi di infortunio mortale. Sono in corso 
ulteriori inserimenti da parte degli operatori 
ASL a seguito delle inchieste condotte nel 2011 
(occorre considerare che spesso è necessario 
attendere la chiusura delle inchieste condotte 
per conto delle Procure per avere disponibili tutti 
i dati sugli infortuni mortali e gravi che saranno 
caricati nel sistema di sorveglianza). 
/D�¿QDOLWj�SULQFLSDOH�GHO�VLVWHPD�q�TXHOOD�GL�IRUQLUH�
informazioni sulla modalità di accadimento degli 
infortuni da utilizzare per indirizzare le attività 
di prevenzione verso le criticità che emergono 
dall’analisi dei casi. Per quanto riguarda gli 

4. i SiSteMi di 
SorveGLiAnzA

4.1 inFor.Mo
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infortuni mortali presenti in archivio, si conferma 
che le tre più frequenti modalità sono: 
�� caduta dall’alto del lavoratore, 
�� caduta di carichi dall’alto, 
�� la variazione di marcia del veicolo/mezzo di 

trasporto 
La caduta dall’alto accade maggiormente nel 
settore delle costruzioni (67%), seguito a forte 
distanza dall’agricoltura (10%). Tra le cadute 
dall’alto emergono gli sfondamenti di coperture 
(26%), causati nella gran parte dei casi da 
DVVHQ]D� GL� SURWH]LRQL� R� GL� SHUFRUVL� SUHGH¿QLWL��
seguono le cadute da ponteggi o impalcature 
¿VVH� ������� PROWR� VSHVVR� GRYXWH� D� FDWWLYL�
allestimenti o al mancato utilizzo delle cinture 
di ancoraggio, e l’impiego improprio di scale 
portatili (10%).
La caduta di gravi sui lavoratori, che vede il 
settore delle costruzioni (49%) al primo posto 
e la fabbricazione di prodotti in metallo al 
VHFRQGR� ������� HYLGHQ]LD� FKH� LO� SUREOHPD�
principale per questo tipo di infortuni è legato 
all’errata movimentazione dei carichi (45%), 
prevalentemente per errori di manovra e utilizzo 
di elementi non idonei (imbracature logore, 
macchinari adibiti ad altro uso, etc.).
La variazione di marcia del veicolo/mezzo 
di trasporto (ribaltamento, fuoriuscita dal 
percorso prestabilito, etc.) vede al primo posto 
l’agricoltura (54%). Quasi sempre si tratta di 
ribaltamento del trattore (61%), con conseguente 
schiacciamento del lavoratore (spesso la gravità 
delle conseguenze deriva dal mancato uso delle 
cinture di sicurezza o dall’assenza di adeguati 
dispositivi antiribaltamento) e di investimento 
per fuoriuscita dei veicoli dal loro percorso 
stabilito (16%). Se a quest’ultimi si aggiungono 
anche quelli avvenuti all’interno di un percorso 
adibito al passaggio dei mezzi (distinzione 
prevista dal modello di analisi infortunistica), 
complessivamente gli investimenti costituiscono 
OD�WHU]D�PRGDOLWj�VSHFL¿FD�GHJOL�LQIRUWXQL�PRUWDOL�
I fattori procedurali di vario tipo (complessivamente 

51%) sono quelli più coinvolti negli infortuni. 
Tra i fattori di rischio di tipo tecnico, ovvero 
‘Utensili-Macchine-Impianti’ (22%), le tipologie 
più diffuse sono le attrezzature (impalcature, 
scale portatili, etc.) ed i mezzi di sollevamento 
e trasporto (carroponte, gru, carrello elevatore, 
mezzi movimento terra, etc.). Queste due 
categorie coprono da sole quasi il 70% del totale 
degli ‘Utensili-Macchine-Impianti’, ponendo 
l’attenzione sulle protezioni, spesso risultate 
mancanti, inadeguate o manomesse.

Il Sistema di sorveglianza delle malattie 
SURIHVVLRQDOL�� QHO� UDFFRJOLHUH� H� FODVVL¿FDUH� OH�
segnalazioni di malattie lavoro-correlabili che 
pervengono ai Servizi di Prevenzione in ambienti 
di lavoro delle ASL, utilizza un modello di analisi, 
denominato MAL.PROF, per l’attribuzione 
dell’eventuale nesso di causa in funzione delle 
informazioni disponibili sull’anamnesi lavorativa 
e sulla qualità della diagnosi. Al momento, 
sono 14 le regioni operative secondo il modello 
di raccolta ed analisi dei dati, altre 4 regioni 
partecipano alle riunioni del Tavolo tecnico 
nazionale in vista di un loro inserimento attivo 
nel Sistema.
La registrazione delle segnalazioni nell’archivio 
gestito presso il dipartimento Processi 
Organizzativi (INAIL – ex ISPESL) ha raggiunto, 
mediamente per l’ultimo biennio, la quota di circa 
15.000 segnalazioni all’anno archiviate secondo 
il modello MAL.PROF. Tali numeri costituiscono 
il doppio degli inserimenti del biennio 2007-
������ DQFKH� SHU� LO� PDJJLRU� QXPHUR� GL� WHUULWRUL�
operanti, a testimonianza del lavoro svolto 
QHL� YDUL� DPELWL� UHJLRQDOL� DO� ¿QH� GL� HVWHQGHUH� OH�
capacità del Sistema di sorveglianza. Il sistema 
è integrato dai contributi delle regioni che 
rendono disponibili dati delle segnalazioni di 

4.2 MAL.proF
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malattia professionale secondo modelli propri 
GL� FODVVL¿FD]LRQH� DUULFFKHQGR� XOWHULRUPHQWH�
il quadro del fenomeno dal punto di vista dei 
Servizi di prevenzione in ambiente di lavoro. 
Per quanto riguarda la tipologia delle 
malattie registrate dal sistema MAL.PROF, 
non necessariamente coincidenti con i dati 
assicurativi per la diversa normativa che regola i 
due ambiti, si nota la notevole crescita negli ultimi 
anni delle malattie scheletriche, la cui quota 
rispetto al totale è più che triplicata tra il 2000 
HG�LO�������LQ�SDUWLFRODUH�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�OH�
patologie del rachide e la sindrome del tunnel 
carpale. Tra i tumori di origine professionale, 
GDO� ����� DO� ������ q� TXDVL� WULSOLFDWR� LO� SHVR� GHL�
tumori della pleura e del peritoneo. Le patologie 
tumorali, che spesso determinano la morte 
del lavoratore, sono poco note all’opinione 
pubblica anche se i casi mortali, in alcune aree 
del paese, superano quelli degli infortuni sul 
lavoro. Questo riscontro oggettivo determina la 
crescente attenzione delle regioni sia alle attività 
preventive per i lavoratori attualmente esposti, 
sia alle attività di supporto dovute ai lavoratori 
che lo sono stati in passato (diagnosi precoce 
con sistemi di sorveglianza sanitaria, etc). 
Con riferimento alle differenze di genere, le 
malattie con più alta percentuale di casi tra le 
donne sono la sindrome del tunnel carpale e le 
malattie psichiche, entrambe con valori superiori 
al 61%, seguite dalle malattie della pelle e delle 
vie respiratorie superiori (43,2%); per contro, le 
malattie polmonari cronico ostruttive ed i tumori 
dell’apparato respiratorio sono presenti per la 
quasi totalità tra gli uomini (97,3%). 
$L� ¿QL� GHOOD� GLIIXVLRQH� GHL� GDWL� UDFFROWL� HG�
analizzati, oltre alla produzione di Rapporti 
periodici (in corso di pubblicazione il VI Rapporto 
relativo agli anni 2009-2010), è stata predisposta 
sul web un’area dedicata al Sistema MAL.PROF 
�YHGL�VLWRJUD¿D��

Contestualmente alla nascita del Sistema 
Informativo Nazionale per la Prevenzione nei 
/XRJKL�GL�/DYRUR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����GHO�'/JV����
GHO�������PROWH�UHJLRQL�VWDQQR�VYLOXSSDQGR�SURSUL�
VLVWHPL�LQIRUPDWLYL�UHJLRQDOL��6,53��FRQ�OD�¿QDOLWj�
di raccogliere e integrare informazioni a livello 
locale e con il SINP, in particolare alimentando le 
informazioni sulle attività di prevenzione svolte 
nel territorio. 
La sempre crescente necessità di disporre di 
informazioni sui bisogni di salute e sul contesto 
SHU�OD�GH¿QL]LRQH�GHOOH�SULRULWj�GL� LQWHUYHQWR��KD�
favorito in molte regioni la nascita di strutture 
dedicate all’elaborazione di dati epidemiologici 
relativi ai lavoratori, agli ambienti di lavoro, 
agli infortuni e alle malattie professionali. 
Questi centri, oltre a produrre elaborati per le 
proprie direzioni regionali, rendono disponibili 
documenti destinati al pubblico e ai soggetti a 
vario titolo coinvolti nella prevenzione,  a stampa 
o in formato elettronico via Internet. 
Sia gli osservatori regionali, sia singole ASL, 
sviluppano attività di ricerca sul tema degli 
infortuni e delle malattie professionali. I risultati 
VRQR� VSHVVR�SXEEOLFDWL� VX� ULYLVWH� VFLHQWL¿FKH� H�
possono essere reperiti tramite i motori di ricerca 
dedicati come PUBMED. Esiste inoltre una vasta 
produzione di materiale cosiddetto “grigio”, non 
FHQVLWR�GDOO¶LQGLFH�GHOOH�SXEEOLFD]LRQL�VFLHQWL¿FKH��
che viene comunque reso disponibile per la 
comunità degli addetti ai lavori; l’estrema varietà 
ed eterogeneità dei materiali prodotti rende, per 
LO�PRPHQWR��PROWR�GLI¿FLOH�UHQGHUH�FRQWR�LQ�PRGR�
esauriente di questa attività.

5. i SiSteMi inForMAtivi, 
GLi oSServAtori e LA 

ricercA



approfondimento: 
amianto - lo stato 

dell’arte
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L’amianto (o asbesto) è stato largamente 
utilizzato in passato per le sue caratteristiche 
tecnologiche di resistenza ad acidi, alcali, 
temperature elevate, di isolamento termico ed 
acustico, di leggerezza ed economicità; nelle 
più disparate attività lavorative sono stati esposti 
moltissimi lavoratori, sia in fase di produzione, 
sia in fase di trasporto, sia in fase di utilizzo dei 
PDQXIDWWL��&RQWHVWXDOPHQWH�VL�q�YHUL¿FDWD�DQFKH�
un’esposizione ambientale non professionale 
a danno dei soggetti residenti in prossimità dei 
luoghi di produzione di manufatti, di familiari di 
lavoratori, prevalentemente a causa del lavaggio 
degli indumenti da lavoro in ambiente domestico, 
e di persone che venivano inconsapevolmente a 
FRQWDWWR� FRQ�PDWHULDOL� FKH� ULODVFLDYDQR� ¿EUH� GL�
amianto. 
Già da molto tempo era nota l’asbestosi, una 
pneumoconiosi caratterizzata dall’accumulo di 
¿EUH� GL� DPLDQWR� QHL� SROPRQL� FRQ� FRQVHJXHQWH�
¿EURVL� SROPRQDUH� FKH� GHWHUPLQDYD� OD� PRUWH�
dei lavoratori esposti ad elevate concentrazioni 
DPELHQWDOL� GL� ¿EUH�� GDWD� O¶HOHYDWD� SHUVLVWHQ]D�
GHOOH� ¿EUH� QHO� SDUHQFKLPD� SROPRQDUH�� TXHVWD�
pneumopatia aveva carattere evolutivo anche 
in caso di cessazione dell’esposizione. Tuttavia, 
OD� SULQFLSDOH� FDUDWWHULVWLFD� QHJDWLYD� GL� TXHVWR�
materiale consiste nella cancerogenicità; i tumori 
certamente associati all’esposizione sono il 
PHVRWHOLRPD��WXPRUH�VSHFL¿FR��SUHYDOHQWHPHQWH�
localizzato nella pleura ma che può riguardare 
anche il peritoneo,  il carcinoma del polmone, per 
LO�TXDOH��O¶DPLDQWR�QRQ�q�O¶XQLFR�DJHQWH�FDXVDOH�
e che, oltre ad essere esso stesso cancerogeno, 

può potenziale l’azione cancerogena del fumo 
di sigaretta; recentemente anche per i tumori 
della laringe e dell’ovaio è stata riconosciuta la 
dipendenza dall’esposizione ad amianto (IARC).
Una caratteristica delle neoplasie indotte da 
amianto è la lunga latenza, che può giungere 
ad oltre 40 anni tra l’inizio dell’esposizione e 
O¶LQVRUJHQ]D� GHOOD� PDODWWLD�� SHU� TXHVWR� PRWLYR��
posto che il picco di utilizzo si è avuto tra gli anni 
‘70 e ‘80 del secolo scorso, ci si deve attendere 
FKH� OH� HVSRVL]LRQL� QRQ� VXI¿FLHQWHPHQWH�
FRQWUROODWH� GD�PLVXUH� SUHYHQWLYH� GL� TXHJOL� DQQL�
diano luogo ad un picco di casi di tumori correlati 
ad asbesto anche negli anni a venire.
La legge n. 257/92 ha sancito il divieto di 
estrazione, vendita e uso di amianto e materiali 
contenenti amianto. Pertanto, dopo il 1992, i 
soggetti che restano potenzialmente esposti per 
motivi professionali sono: 
�� L� ODYRUDWRUL� FKH� RSHUDQR� LQ� VWUXWWXUH�� HGL¿FL�

e impianti in cui erano già presenti, e sono 
rimasti in opera, manufatti contenenti 
amianto; 

�� i lavoratori che sono attualmente adibiti 
DOOD�ERQL¿FD�GL�WDOL�PDWHULDOL�FRQ�OH�PRGDOLWj�
previste dalla stessa legge 257/92 e dai 
decreti legislativi sulla sicurezza sul lavoro 
che si sono susseguiti nel tempo (Dlgs 
277/91, DLgs626/94 e DLgs 81/2008); 

�� i dipendenti di aziende italiane che operano 
all’estero. Si ricorda che l’uso dell’amianto 
è vietato in Europa ma non è stato bandito 
o limitato in modo analogo in alcuni paesi 
H[WUD�HXURSHL��SHUWDQWR�SRWUHEEHUR�YHUL¿FDUVL�
casi di esposizione in taluni tipi di attività.

                   

1. il materiale
e i rischi

3 - amianto - lo stato dell’arte
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Nel contesto così delineato, le regioni sviluppano 
le loro azioni come previsto da normative 
VSHFL¿FKH�GL�OLYHOOR�QD]LRQDOH�R�GD�SLDQL�UHJLRQDOL�
a tutela dei lavoratori, degli ex lavoratori e 
dell’ambiente. Non tutte le azioni a carico delle 
regioni rientrano nel monitoraggio periodico 
effettuato dal coordinamento interregionale; ove 
disponibili, saranno forniti i dati numerici delle 
attività svolte.

La legge 257/92 ha vietato l’impiego dell’amianto 
ed ha sancito l’obbligo (art. 12 comma 5) per 
i proprietari degli immobili di comunicare alle 
unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza 
GL�DPLDQWR�ÀRFFDWR�R�LQ�PDWULFH�IULDELOH�SUHVHQWH�
QHJOL� HGL¿FL�� 7DOL� LQIRUPD]LRQL� DOLPHQWDQR� LO�
registro istituito dalle ASL. Le ASL comunicano 
TXHVWH� LQIRUPD]LRQL� DOOH� UHJLRQL�� DL� ¿QL� GHO�
censimento previsto dall’art. 10 nell’ambito 
dei piani regionali di protezione dell’ambiente, 
e alle imprese incaricate di eseguire lavori di 
PDQXWHQ]LRQH�LQ�WDOL�HGL¿FL�
La legge 257/92 prevede, nell’ambito dei 
piani regionali (art. 10), anche il censimento 
dei siti interessati da attività di estrazione 
di amianto, il censimento delle imprese che 
KDQQR� XWLOL]]DWR� WDOH� PDWHULDOH� H� GL� TXHOOH� FKH�
RSHUDQR�QHOOH�DWWLYLWj�GL�VPDOWLPHQWR�H�ERQL¿FD��
Le modalità di attuazione dei censimenti sono 

VWDWH�GH¿QLWH�GDO�'HFUHWR�0LQLVWHULDOH����PDU]R�
2003 numero 101 che contiene le necessarie 
indicazioni regolamentari per la realizzazione 
della mappatura della presenza di amianto nei 
VLWL� GD� ERQL¿FDUH� LQ� DWWXD]LRQH� GHOOD� /HJJH� ���
marzo 2001 numero 93.  A  circa 20 anni dalla 
data del divieto d’uso e vendita dell’amianto, i 
siti e le lavorazioni industriali, che sono causa 
dell’attuale epidemia di mesoteliomi, per effetto 
della legge stessa, nella grande maggioranza 
dei casi sono stati messi in sicurezza o non sono 
più esistenti. 
Tuttavia, si registra ancora una larga diffusione 
sul territorio di siti contenenti prodotti a base di 
amianto, prevalentemente  in matrice compatta, 
non rientranti in categorie di gravità di rischio 
WDOL� GD�JLXVWL¿FDUH� LQWHUYHQWL� GL� ERQL¿FD�XUJHQWL��
PD�FRPXQTXH�VLJQL¿FDWLYL���VH�YDOXWDWL�VHFRQGR�
un criterio di  diffusione e di numerosità della 
SRSROD]LRQH� LQWHUHVVDWD�� 5LVSHWWR� D� TXHVWD�
tipologia di rischio, molto basso ma diffuso, gli 
strumenti previsti dalla  L. 257/92 si sono rivelati 
FRVWRVL� �FHQVLPHQWL�H�PDSSDWXUH�� �HG� LQHI¿FDFL�
(piani di protezione, di decontaminazione, 
VPDOWLPHQWR� H� GL� ERQL¿FD�� DL� ¿QL� GL� XQD� UDSLGD�
fuoriuscita dal rischio amianto. Ciò in virtù del 
fatto che nessun obbligo di segnalazione alle 
DXWRULWj�R�GL�ERQL¿FD�q�SRVWR�LQ�FDSR�DO�SURSULHWDULR�
GHOO¶HGL¿FLR�R�GHOO¶LPSLDQWR�FRQWHQHQWH�PDWHULDOL�D�
base di amianto in matrice compatta, soprattutto 
se in buono stato di conservazione. 

                   

Nelle figure 3.1 - 3.2 sono riportati 
rispettivamente i dati relativi ai piani di lavoro 
SHU� OD� ERQL¿FD� GL� PDWHULDOL� FRQWHQHQWL� DPLDQWR�
presentati alle ASL e gli interventi di vigilanza 
eseguiti nei cantieri dove erano in corso attività 
GL� ERQL¿FD�� /¶DWWLYLWj� GL� FRQWUROOR� HIIHWWXDWD� QHL�

2.1

2. le aZioni reGionali

censimento deGli edifici 
e deGli impianti in cUi È  
presente amianto friaBile

2.2 ValUtaZione dei piani di                    
Bonifica e ViGilanZa nei                   
cantieri
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figura 3.1 ��3LDQL�ODYRUR��H[�DUW�����SXQWR���'�/JV��������H�QRWL¿FKH��H[�DUW�����'�/JV���������SHUYHQXWL��
periodo 2008-2011. 
Fonte: Monitoraggio Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.
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figura 3.2 - Numero cantieri ispezionati per amianto, periodo 2008-2011.  
Fonte: Monitoraggio Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.
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cantieri è mirata a tutelare i lavoratori e l’ambiente 
sia dai pericoli connessi alla liberazione in aria 
GL�¿EUH��VLD�GDO�ULVFKLR�GL�LQIRUWXQL��LQ�SDUWLFRODUH�
SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�LO�ULVFKLR�GL�FDGXWD�GDOO¶DOWR��
infatti, una delle tipologie numericamente 
SUHYDOHQWL� GL� LQWHUYHQWR� GL� ERQL¿FD� ULJXDUGD� OD�
rimozione delle coperture in eternit che sono 
tra le prime cause di infortunio mortale per 
sfondamento del materiale che non è portante. 
I cantieri in cui viene rimosso amianto in matrice 
friabile sono sistematicamente oggetto di 
FRQWUROOR� H� YLJLODQ]D� ¿QDOL]]DWD� D� FRQWUROODUH� OH�
condizioni di lavoro, la protezione dei lavoratori 
H� D� OLPLWDUH� O¶DHURGLVSHUVLRQH� GL� ¿EUH� FKH� LQ�
TXHVWL� FDVL� SRWUHEEH� HVVHUH� PROWR� ULOHYDQWH��
Tra i compiti delle ASL vi è anche il controllo 
¿QDOH� GHJOL� DPELHQWL� GD� UHVWLWXLUH� DO� WHUPLQH�
GHOOD� ERQL¿FD�� LO� FRQWUROOR� LQFOXGH� O¶LVSH]LRQH�
YLVLYD� H� LO� PRQLWRUDJJLR� DPELHQWDOH� GHOOH� ¿EUH�
aerodisperse.    

                       
La legge 257/92 prevede l’obbligo da parte delle 
aziende che utilizzano amianto, o che effettuano 
ERQL¿FKH��GL� LQYLDUH�XQD� UHOD]LRQH�DQQXDOH�DOOH�
ASL e alle regioni che indichi la natura dei lavori 
svolti, la tipologia di materiali contenenti amianto 
e le misure adottate per la tutela dei lavoratori. 
A loro volta le ASL relazionano alle regioni 
sull’attività di vigilanza svolta, con particolare 
riferimento al rispetto dei limiti di concentrazione 
GHOOH� ¿EUH� GL� DPLDQWR� DHURGLVSHUVH�� � 7XWWDYLD��
la sola registrazione dell’esposizione non è 
VXI¿FLHQWH�D�JDUDQWLUH�OD�WXWHOD�GHL�ODYRUDWRUL�FKH�
q� SHUVHJXLWD� SL�� HI¿FDFHPHQWH� FRQ� L� FRQWUROOL�
sulle misure preventive previste dai piani di 
ODYRUR�SHU�DWWLYLWj�GL�ERQL¿FD�H�FRQ� OD�YLJLODQ]D�
in cantiere (vedi paragrafo 2.2 su piani di lavoro 
e vigilanza).  

                    

4XHVWD� DWWLYLWj� q� LQGLVSHQVDELOH� SHU� ¿QDOLWj�
assicurative, per le indagini di polizia 
giudiziaria per  malattia professionale e per la 
sorveglianza sanitaria ad ex esposti. Infatti, 
il lungo tempo di latenza fra esposizione e 
insorgenza della patologia tumorale dovuta ad 
DPLDQWR�� UHQGH� VSHVVR� GLI¿FLOH� OD� ULFRVWUX]LRQH�
e la documentazione del nesso causale con 
O¶HVSRVL]LRQH� SURIHVVLRQDOH� TXDQGR� OD� PDODWWLD�
si manifesta molti anni dopo la cessazione 
del rapporto di lavoro. Nell’ambito dei piani 
regionali amianto il censimento dei siti è stato 
IUHTXHQWHPHQWH� DI¿DQFDWR� DOOD� UDFFROWD� GL� GDWL�
individuali di esposizione e al recupero di libri 
PDWULFROD� SHU� VDOYDJXDUGDUH� TXHVWH� LPSRUWDQWL�
informazioni. Fra le molte iniziative, si segnala 
il progetto della Regione Friuli Venezia Giulia 
che ha recentemente informatizzato gli elenchi e 
digitalizzato i documenti per renderli facilmente 
disponibili agli enti preposti alla vigilanza o alla 
tutela assicurativa dei lavoratori.   

                   

Le regioni gestiscono i corsi di formazione 
previsti dall’art. 10 comma 2 lett. h della legge 
257/92 e rilasciano i relativi attestati per gli 
DGGHWWL�DOOD�ERQL¿FD��7DOL�FRUVL�VRQR�HIIHWWXDWL�FRQ�
le modalità indicate dall’art. 10 del DPR 8 agosto 
1994. 

2.4

2.3 controllo dei liVelli 
attUali di esposiZione dei 
laVoratori

reGistri di eX esposti con                    
dati di esposiZione

2.5 formaZione per laVoratori
 addetti alle Bonifiche
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,O�UHJLVWUR�1D]LRQDOH�GHL�0HVRWHOLRPL��LVWLWXLWR�FRQ�
'3&0�����GHO����GLFHPEUH������SUHVVR�,63(6/�
(ora INAIL), raccoglie i casi di mesotelioma in 
collaborazione con i registri regionali. L’elevata 
SHUFHQWXDOH� GL� TXHVWH� QHRSODVLH� GRYXWD�
all’esposizione professionale o ambientale a 
¿EUH� GL� DPLDQWR� JLXVWL¿FD� LO� SDUWLFRODUH� ULOLHYR�
GDWR� D� TXHVWD� LQL]LDWLYD�� ,� FDVL� GLDJQRVWLFDWL�
vengono approfonditi dal personale delle ASL 
che ricostruisce le anamnesi professionali e le 
condizioni di esposizione nel corso delle indagini 
di polizia giudiziaria per sospetta malattia 
professionale; le informazioni raccolte, oltre ad 
DOLPHQWDUH� LO� UHJLVWUR�� PROWR� IUHTXHQWHPHQWH��
consentono al medico del servizio di compilare 
LO� SULPR� FHUWL¿FDWR� PHGLFR� H� GL� VXSSRUWDUH� OH�
procedure assicurative per il riconoscimento 
della malattia professionale da parte di INAIL. I 
risultati sono oggetto di pubblicazioni e di report 
SHULRGLFL�SXEEOLFDWL�D�VWDPSD�H�QHO�VLWR�5H1D0�
�YHGL�VLWRJUD¿D���

,� WUH� TXDUWL� GHOOH� UHJLRQL� KD� DWWLYDWR� SURJUDPPL�
di sorveglianza sanitaria per ex esposti a 
FDQFHURJHQL�� WUD�TXHVWL�XOWLPL��VRQR�SUHYDOHQWL� L�
ODYRUDWRUL�FKH�KDQQR�DYXWR�FRQWDWWR�FRQ�¿EUH�GL�
DPLDQWR�SHU�PRWLYL�SURIHVVLRQDOL��)UHTXHQWHPHQWH�
DOOD� VRUYHJOLDQ]D� YHQJRQR� DI¿DQFDWL� VWXGL�
osservazionali mirati all’individuazione di livelli 
di esposizione soglia per l’insorgenza delle 
patologie correlate ad amianto o allo studio di 
marker che possano agevolare diagnosi sempre 
più precoci. Esiste una certa eterogeneità tra i 
protocolli di sorveglianza implementati, in parte 

GRYXWD�DOOD�LQFHUWH]]D�QHO�UDSSRUWR�FRVWL�EHQH¿FL�
GL�TXHVWL�SURJUDPPL�LQ�WHUPLQL�GL�PLJOLRUDPHQWR�
della sopravvivenza. Resta tuttavia doverosa 
O¶DWWHQ]LRQH�D�TXHVWL�H[�ODYRUDWRUL�FKH�FRPSRUWD�
anche il supporto per l’avvio di procedure 
risarcitorie e assicurative per l’ingiusto danno 
subito alla salute. 
In figura 3.3 sono rappresentati i casi mortali 
riconosciuti dall’INAIL di tumore da esposizione 
ad amianto (carcinoma del polmone e 
mesotelioma), con anno evento tra il 2008 e il 
������ $QFKH� VH� VRQR� WUDVFRUVL� TXDVL� ��� DQQL�
dalla cessazione dell’uso di amianto determinata 
dalla Legge 257/92, i soggetti deceduti sono 
ancora molto numerosi; si nota anche una 
concentrazione dei casi nelle aree produttive 
interessate dall’estrazione o dalla lavorazione di 
materiali contenenti amianto e nelle aree portuali 
(attività di carico e scarico, cantieri navali, etc.). 
$QFKH� SHU� TXHVWR�� q� VWDWR� DYYLDWR� XQ� SURJHWWR�
¿QDQ]LDWR� GDO� &&0� D� FXL� SDUWHFLSDQR� WXWWH� OH�
regioni, con lo scopo di studiare le procedure di 
sorveglianza sanitaria per elaborare un protocollo 
omogeneo sulla base delle diverse esperienze 
UHDOL]]DWH� H� GHOO¶HI¿FDFLD�� /¶HVLVWHQ]D� GL� XQ�
effetto moltiplicativo tra l’azione cancerogena 
GHOO¶DPLDQWR� H� TXHOOD� GHO� IXPR� GL� VLJDUHWWD�
nell’insorgenza del carcinoma del polmone 
JLXVWL¿FD� O¶LQVHULPHQWR� LQ� TXHVWL� SURWRFROOL� GL�
sorveglianza di attività di prevenzione con 
le modalità del counselling per favorire la 
cessazione del fumo. 

 

2.6 reGistro dei mesoteliomi

2.7 attiVità di sorVeGlianZa 
sanitaria a faVore deGli eX 
esposti
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figura 3.3 - Casi mortali di tumore da amianto (carcinomi del polmone e mesoteliomi) riconosciuti da 
INAIL per provincia, triennio 2008-2010.  
Fonte: Flussi INAIL - Regioni, elaborazione PREO.
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A partire dal 1978, anno di istituzione del 
Servizio Sanitario Nazionale, che ha trasferito 
alle Aziende Sanitarie Locali la competenza in 
materia di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori,  gli infortuni sul lavoro sono diminuiti 
FRQ�XQ�WUHQG�FRVWDQWH�HG�LQ�PDQLHUD�VLJQL¿FDWLYD��
Tra i molteplici fattori che hanno determinato 
questo risultato non può essere dimenticata 
l’azione capillare sul territorio svolta dai servizi 
delle ASL, sia con la vigilanza sia con le attività 
GL�DVVLVWHQ]D�H�GL�SURPR]LRQH�GHOOD�VDOXWH��
L’autonomia delle aziende sanitarie ha 
consentito di svolgere le azioni di prevenzione 
WHQHQGR�FRQWR�GHOOH�VSHFL¿FLWj�GHL�WHUULWRUL�GL�ORUR�
FRPSHWHQ]D�PHQWUH�OD�SLDQL¿FD]LRQH�UHJLRQDOH�H�
il coordinamento interregionale hanno cercato di 
dare omogeneità alle modalità di intervento ed 
KDQQR�GH¿QLWR�SULRULWj�FRQGLYLVH����
I sostanziali progressi effettuati nell’attuazione 
del DLgs 81/08, sia nell’ambito della realizzazione 
del sistema istituzionale di governo ed indirizzo, 
sia per quanto riguarda i provvedimenti attuativi 
di ordine tecnico, hanno ulteriormente contribuito 
ad assicurare su tutto il territorio nazionale il 
raggiungimento e il mantenimento nel tempo dei 
principali obiettivi in tema di prevenzione:

liVElli EssEnZiAli Di AssisTEnZA
le regioni hanno raggiunto complessivamente, 
¿Q� GDO� ������ H� PDQWHQXWR� QHO� WHPSR�� LO� /($�
GH¿QLWR� D� OLYHOOR� QD]LRQDOH� GDO� 3DWWR� SHU� OD�
6DOXWH�H� VLFXUH]]D�QHL� OXRJKL�GL� ODYRUR� �'3&0�
�������������

CoMiTATi REGionAli Di CooRDinAMEnTo
&RQ� OD� IRUPDOL]]D]LRQH� GHL� &RPLWDWL� 5HJLRQDOL�
GL�&RRUGLQDPHQWR�LQ�RJQL�UHJLRQH�VL�q�FRVWLWXLWR�
un ulteriore elemento di rilevanza  organizzativa 
del sistema istituzionale di prevenzione 
negli ambienti di lavoro che ha coinvolto nel 
coordinamento tutti gli enti preposti alla sicurezza 
VXO� ODYRUR��$WWXDOPHQWH� L� FRPLWDWL� VRQR� DWWLYL� LQ�
tutte le regioni ed assicurano la programmazione 

degli interventi, il coordinamento tra enti, il 
QHFHVVDULR�UDFFRUGR�FRQ�LO�&RPLWDWR�H[�DUW����H�
FRQ� OD�&RPPLVVLRQH�H[�DUW�� ��GHO�'�/JV�������
e l’uniformità degli interventi nel territorio come 
SUHYLVWR�GDOO¶DUW����GHO�7HVWR�8QLFR��'�/JV����������

PiAni REGionAli Di PREVEnZionE
I risultati soddisfacenti raggiunti nel primo anno 
di operatività dei piani regionali di prevenzione, 
dimostrano l’impegno delle regioni nel garantire 
il raggiungimento degli obiettivi previsti per la 
WXWHOD�GHOOD�VDOXWH�H�GHOOD�VLFXUH]]D�GHL�ODYRUDWRUL�

5HVWDQR� DQFRUD� GD� VYLOXSSDUH� DOFXQH� DWWLYLWj��
soprattutto su temi come: 
�� il contrasto all’illegalità, in particolare per 

quanto riguarda la regolarità dei rapporti 
di lavoro, che introduce un elemento di 
concorrenza sleale nei confronti delle 
aziende virtuose 

�� OD� VHPSOL¿FD]LRQH� GHOOH� QRUPH�� SXU� VHQ]D�
ridurre i livelli di tutela, per meglio adeguarle 
alle piccole e alle micro–imprese che 
costituiscono la maggior parte del sistema 
produttivo e che sono state le più colpite 
GDOOD�UHFHQWH�FULVL�HFRQRPLFD��

,Q� TXHVWR� SDUWLFRODUH� PRPHQWR� q� SULRULWDULR�
continuare a sviluppare le azioni di prevenzione 
in un contesto di leale collaborazione tra lo 
6WDWR� H� OH� 5HJLRQL�� FROODERUD]LRQH� LQWHVD�
come  strumento fondamentale per lo sviluppo 
di ulteriori politiche attive basate anche sulla 
partecipazione dei lavoratori e degli altri soggetti 
FRLQYROWL�

4 - ConClusioni
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La programmazione delle attività di prevenzione 
non può prescindere dalla conoscenza 
approfondita del contesto produttivo, dei rischi 
e dei danni conseguenti ad infortuni e malattie 
professionali. Non a caso, l’art. 8 del D.Lgs. 
81/08 individua con precisione la natura delle 
informazioni da rendere disponibili attraverso 
il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la 
Prevenzione nei luoghi di lavoro). La necessità 
di considerare il contesto è esplicitata anche da 
altra normativa di riferimento, già descritta in 
dettaglio nella pubblicazione relativa alle attività 
di prevenzione del 2010, che comprende il 
D.P.C.M 17.12.07 “Patto per la Salute e Sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro”, il Piano Nazionale di 
Prevenzione 2010-2012, la costituzione e le 
attività dei Comitati Regionali di Coordinamento 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 81/08. Tra le principali 
variabili prese in considerazione nelle analisi 
epidemiologiche vi sono i tassi di incidenza 
degli infortuni e delle malattie professionali che 
rapportano il numero di eventi dannosi ad una 
misura dell’esposizione al rischio; in assenza 
delle ore lavorate, suggerite dalla norma 
UNI 7249, il dato più usato negli ultimi anni è 
costituito dal numero di addetti stimati INAIL su 
base retributiva. Poiché il numero di infortuni e 
di malattie professionali è fornito dalla stessa 
fonte INAIL, l’indicatore così determinato ha il 
vantaggio di essere omogeneo nei due valori 
che costituiscono il tasso e di coprire comunque 
gran parte dei lavoratori (ne sono esclusi i 
soggetti non assicurati INAIL).      
Negli ultimi venti anni si è assistito ad una 
progressiva riduzione del numero di infortuni 
con una discreta riduzione anche dei tassi 
di incidenza. Dagli ultimi mesi del 2008, con 
un arresto del trend in crescita del numero di 
lavoratori per gli effetti della crisi economica, i 
tassi di incidenza e il numero assoluto di infortuni 
sono diminuiti ancora più vistosamente.
Certamente vi sono stati progressi nella sicurezza 
sul lavoro ma, per impostare correttamente le 

azioni preventive in questa fase e per ipotizzare 
gli scenari in caso di ripresa produttiva, occorre 
interrogarsi sul ruolo che l’andamento economico 
particolarmente turbolento degli ultimi tre anni 
ha esercitato in una così marcata riduzione degli 
infortuni. Rispetto alla pubblicazione del 2010, 
quest’anno saranno presi in considerazione i 
principali indicatori economici per fornire tutti gli 
elementi necessari ad una corretta valutazione 
dell’andamento infortunistico; le informazioni 
sul contesto produttivo, pur essendo basate 
prevalentemente sui dati dei Flussi Informativi 
INAIL Regioni, utilizzeranno altre fonti 
istituzionali per fornire un quadro più completo. 
Nella sezione dedicata agli infortuni si daranno 
ulteriori indicazioni e si formuleranno ipotesi 
interpretative sulle relazioni tra crisi economica 
e riduzione degli infortuni.

Nelle Figure 5.1 - 5.2 sono riportati 
rispettivamente il PIL nazionale come variazione 
tendenziale e come variazione congiunturale. 
Nel 2008 si evidenzia una dinamica negativa 
che perdura nel 2009 raggiungendo il valore 
minimo di circa -7% rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente; all’inizio del 2010 vi è un 
timido segnale di ripresa che cede il posto ad 
XQ�QXRYR�UDOOHQWDPHQWR�DOOD�¿QH�GHO������FRQ�LO�
ULWRUQR�DO�VHJQR�QHJDWLYR�QHO�SHULRGR�WUD�OD�¿QH�
del 2011 e l’inizio 2012. 

5 - IL CONTESTO

1.1 PrODOTTO INTErNO LOrDO

1. IL CONTESTO 
ECONOmICO
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Figura 5.1 – Contributo trimestrale all’andamento tendenziale del PIL (dati destagionalizzati), periodo 
2000-2012. La variazione è riferita allo stesso trimestre dell’anno precedente. 
Fonte: ISTAT giugno 2012, elaborazione PREO.

Figura 5.2 – Contributo trimestrale all’andamento congiunturale del PIL (dati destagionalizzati), periodo 
2000-2012. La variazione è riferita al trimestre precedente.
Fonte: ISTAT giugno 2012, elaborazione PREO.
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PRODUZIONE MANIFATTURIERA 
In Figura 5.3 è rappresentato l’indice mensile 
della produzione industriale (escluso il settore 
delle costruzioni) riferito ai seguenti settori della 
FODVVL¿FD]LRQH�$7(&2�������(VWUD]LRQH�PLQHUDOL�
(B), Manifatturiero (C) e Energia Gas Acqua 
(E). L’andamento dell’indice Manifatturiero (non 
rappresentato) è sovrapponibile a quello del 
complesso dell’industria e mostra una netta 
riduzione a partire dagli ultimi mesi del 2008, una 
modesta ripresa all’inizio del 2010 e una nuova 
ÀHVVLRQH� GD� PHWj� ������ OD� SHUGLWD� q� GL� FLUFD�
il 15% tra l’inizio del 2008 e il 2011. Il settore 
Estrazione minerali (non rappresentato) sembra 
seguire l’andamento dell’indice della produzione 

nelle costruzioni (Vedi paragrafo successivo) 
e non mostra segni di ripresa dopo la discesa 
del 2008. L’indice della produzione nel settore 
Energia Gas Acqua (non rappresentato) mostra 
una diminuzione molto meno marcata. 

PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI
L’indice della produzione nelle costruzioni è 
rappresentato in Figura 5.4. Dal 2008 mostra 
una costante diminuzione con una riduzione del 
�������FLUFD�WUD�LO������H�OD�¿QH�GHO���������

PRODUZIONE AGRICOLA
L’andamento della produzione agricola è 
riportato in Figura 5.5 come produzione e valore 
aggiunto in milioni di Euro. Dopo la riduzione 
che ha interessato il 2009-2010, si evidenzia 
un aumento del 6,4% nel 2011 rispetto all’anno 
precedente. 

1.2 quADrO PrODuTTIvO 
NAzIONALE

Figura 5.3 – Indice della produzione mensile del totale Industria senza Costruzioni (base 2005 = 100), 
gennaio 2005 - maggio 2012.
Fonte: ISTAT giugno 2012, elaborazione PREO.
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CASSA INTEGRAZIONE
In Figura 5.6 è riportato l’andamento delle 
ore di cassa integrazione erogate. Nel 2009 
si evidenzia il netto aumento del ricorso a 
questo strumento (nelle fasi iniziali della crisi ha 
riguardato soprattutto la forma ordinaria). Le ore 
erogate totali hanno raggiunto il picco nel 2010.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
In Figura 5.7 è riportato il tasso di disoccupazione 
WRWDOH�� LQ� FRVWDQWH�GLPLQX]LRQH� ¿QR�DO� �����KD�
registrato nell’ultimo quadriennio un aumento di 
+2,3 punti percentuali. 

Figura 5.4 – Indice della produzione mensile delle Costruzioni (base 2005 = 100), gennaio 2005 - 
maggio 2012.
Fonte: ISTAT giugno 2012, elaborazione PREO.

Figura 5.5 – Produzione ai prezzi di base della 

branca Agricoltura, Silvicoltura e Pesca, valori 

assoluti (in milioni di euro), periodo 2007-2011. 

Fonte ISTAT “Tabelle ex Relazione Generale 

sulla Situazione economica del Paese a livello 

nazionale della branca Agricoltura, Silvicoltura e 

Pesca - Anni 2007-2011”, elaborazione PREO.

1.3 IL LAvOrO
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LAVORO IRREGOLARE
In Figura 5.8 sono riportate le stime di 
lavoratori irregolari TOTALI e per i principali 
settori di attività. Il maggior numero di irregolari 
appartiene al settore dei servizi e per un 
quarto circa è costituito dagli addetti ai servizi 
domestici. Nell’ultimo triennio, il numero di 
lavoratori irregolari è in aumento in tutti i settori 
tranne che nei servizi (il totale risente della 
maggior quota di irregolari dei servizi). Sono le 
costruzioni che mostrano l’aumento percentuale 
di irregolari più rilevante, + 11,4 nel 2010 rispetto 
al 2008,  mentre nello stesso periodo si rileva 
una diminuzione del 2,5% nei servizi.

Figura 5.6 – Ore di cassa integrazione distinte per forma (ordinaria, straordinaria, in deroga e totale) in 
Italia, periodo 2005-2011.
Fonte: INPS, elaborazione PREO.

Figura 5.7 – Tasso di disoccupazione espresso 
in percentuale dei soggetti con età compresa tra 
i 15 e i 64 anni in Italia, periodo 2000-2011. 
Fonte: ISTAT Giugno 2012, elaborazione PREO.
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Per questa sezione saranno utilizzate varie fonti 
LQIRUPDWLYH�DO�¿QH�GL�IRUQLUH�LO�TXDGUR�SL��FRPSOHWR�
possibile con i dati attualmente disponibili. 
Si sottolinea che le varie fonti si distinguono 
per la metodologia utilizzata e per il campo di 
interesse che dipende anche dalla funzione 
istituzionale. Si rimanda al capitolo Glossario 
per una breve sintesi delle caratteristiche dei 
principali archivi utilizzati. Come si è detto, i dati 
dei Flussi INAIL Regioni costituiscono la fonte 
informativa sugli addetti utilizzata per il calcolo 
dei tassi di incidenza degli infortuni; tuttavia tale 

archivio è limitato agli assicurati INAIL e non 
possiede informazioni sul numero di lavoratori 
dell’agricoltura, del cosiddetto Conto Stato e dei 
lavoratori domestici; per questi lavoratori è noto 
soltanto il numero di infortuni.

 

Le fonti informative principali sono costituite dal 
censimento del 2010, di cui sono stati resi noti 
UHFHQWHPHQWH�L�GDWL�GH¿QLWLYL��H�GDOOH�LQIRUPD]LRQL�
INPS che derivano dalla riscossione dei 
contributi versati. I dati del censimento distribuiti 
con la precedente pubblicazione relativa alle 
attività delle regioni nel 2010 erano provvisori e 
SRVVRQR�GLIIHULUH�OHJJHUPHQWH�GD�TXHOOL�GH¿QLWLYL�
riportati in questo documento. 
Nel confrontare i dati di fonte INPS con quelli del 
censimento occorre considerare le differenze 

Figura 5.8– Stima del numero (in migliaia) di occupati irregolari totali e suddivisi per i principali settori di 
attività, Italia, periodo 2000-2010. 
Fonte: ISTAT Giugno 2012, elaborazione PREO.
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notevoli fra i due sistemi. 
Per il censimento l’unità di rilevazione è l’azienda 
agricola e zootecnica, anche se priva di terreno 
agrario, in quanto costituita da un’unità tecnico-
economica, da terreni utilizzati, anche in 
appezzamenti non contigui, ed eventualmente 
da impianti e attrezzature varie, in cui si attua, 
in via principale o secondaria, l’attività agricola e 
zootecnica ad opera di un conduttore – persona 
¿VLFD��VRFLHWj��HQWH���FKH�QH�VRSSRUWD� LO� ULVFKLR�
sia da solo, come conduttore coltivatore o 
conduttore con salariati e/o compartecipanti, 
VLD�LQ�IRUPD�DVVRFLDWD��,Q�EDVH�DOOD�GH¿QL]LRQH��
caratteri distintivi fondamentali di un’azienda 
DJULFROD�SHU�LO�FHQVLPHQWR�VRQR�
�� l’utilizzazione dei terreni per la produzione 

agricola e/o zootecnica;
�� la gestione unitaria, ad opera di un 

conduttore;
�� lo svolgimento di una o più delle attività 

HFRQRPLFKH� VSHFL¿FDWH� GDO� 5HJRODPHQWR�
(CE) n. 1166/2008, con riferimento alla 
FODVVL¿FD]LRQH� HXURSHD� GHOOH� DWWLYLWj�
economiche (Nace) che in Italia trova la sua 
WUDVSRVL]LRQH�QHOOD�FODVVL¿FD]LRQH�$7(&2��

Per INPS, le aziende sono individuate dal codice 
¿VFDOH��SHU�JOL�LPSUHQGLWRUL�DJULFROL�SURIHVVLRQDOL�
è richiesto che almeno il 50% del reddito e il 
50% dell’attività complessiva dell’imprenditore 
sia dedicata alla produzione agricola. Per le 
aziende con dipendenti viene considerata come 
azienda l’insieme delle attività con lo stesso 
FRGLFH�¿VFDOH�LQ�DPELWR�SURYLQFLDOH��
Le peculiarità strutturali delle aziende agricole 
UHQGRQR� PROWR� FRPSOHVVD� OD� GH¿QL]LRQH� GHL�
soggetti esposti a rischio lavorativo, considerando 
che le ore annue lavorate pro capite sono molto 
poche e ripartite per un gran numero di addetti. 
I dati del censimento 2010 sono raffrontati con 
quelli del precedente censimento del 2000 in 
Figura 5.9; in Tabella 5.1 sono riportati per il 
�����LO�QXPHUR�GL�D]LHQGH�DJULFROH��OD�VXSHU¿FLH�
DJULFROD�XWLOL]]DWD��6$8��H�OD�VXSHU¿FLH�DJULFROD�

totale (SAT) per ciascuna regione come rilevati 
con il censimento 2010. 
In tutte le regioni si rileva una netta diminuzione 
percentuale del numero di aziende che oscilla 
dal -48,7% circa del Lazio al -12,6% circa 
della provincia autonoma di Bolzano; tuttavia, 
nonostante la riduzione del numero di aziende, è 
in aumento la SAU in alcune regioni quali Abruzzo, 
Sicilia, Puglia e Sardegna. Complessivamente in 
Italia la SAU si riduce del -2,3% circa, il numero 
GL� D]LHQGH� VL� ULGXFH� GHO� �������H� OD� VXSHU¿FLH�
media aumenta del +44% circa. 
Oltre la metà della SAU totale (54,1%) è coltivata 
da grandi aziende con almeno 30 ettari di SAU 
(5,2% delle aziende italiane), mentre nel 2000 
quelle al di sopra di questa soglia dimensionale 
coltivavano il 46,9% della SAU ed erano il 3% del 
totale. Le aziende con meno di un ettaro di SAU 
diminuiscono del 50,6% e rappresentano nel 
2010 il 30,9% del totale delle aziende agricole 
italiane, mentre erano il 42,1% nel 2000. Gli 
animali allevati sono 5,7 milioni di bovini (-6,1% 
rispetto al 2000,) 9,6 milioni di suini (+11,6%), 
7,5 milioni di ovini e caprini (-3,2%), e 195,4 
milioni di avicoli (+14,1%). 
In Figura 5.10 è rappresentato il rapporto fra 
OD� VXSHU¿FLH� DJULFROD� XWLOL]]DWD� H� OD� VXSHU¿FLH�
regionale. In Tabella 5.2 è riportato il numero 
di aziende agricole rilevato da INPS che 
appare considerevolmente diverso da quello 
del censimento; anche gli addetti rilevati dal 
censimento e da INPS presentano notevoli 
differenze (Tabelle 5.3 - 5.5) a causa dei diversi 
FULWHUL�GL�GH¿QL]LRQH�XWLOL]]DWL��
Dalla Tabella 5.4, con dati provenienti dal 
censimento, si rileva che i titolari delle aziende e 
i loro familiari lavorano mediamente più giornate 
rispetto ai dipendenti, anche se la differenza non 
è molto marcata, e che le giornate lavorate per 
anno e per addetto sono comunque esigue. 
In Figura 5.11�VRQR�UDSSUHVHQWDWH�JUD¿FDPHQWH�
le distribuzioni degli addetti per regione secondo 
il censimento e secondo i dati INPS. 
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Figura 5.9 ±� 9DULD]LRQH� SHUFHQWXDOH� ���������� GHO� QXPHUR� GL� D]LHQGH� H� GHOOD� VXSHU¿FLH� DJULFROD�
utilizzata, distinte per regione. 
Fonte: ISTAT Agosto 2012, elaborazione PREO.
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Tabella 5.1 ±�1XPHUR�GL�D]LHQGH�DJULFROH��VXSHU¿FLH�DJULFROD�XWLOL]]DWD��6$8��H�VXSHU¿FLH�WRWDOH�LQ�HWWDUL��
anno 2010
Fonte: ISTAT Agosto 2012, elaborazione PREO.

�

����5HJLRQH� Numero aziende 
SAU (Superficie agricola 

utilizzata in ettari) 
SAT (Superficie 
totale in ettari) 

    Abruzzo ������� �������� ��������

    Basilicata ������� �������� ��������

    Calabria �������� �������� ��������

    Campania �������� �������� ��������

    Emilia-Romagna ������� ���������� ����������

    Friuli-Venezia Giulia ������� �������� ��������

    Lazio ������� �������� ��������

    Liguria ������� ������� �������

    Lombardia ������� �������� ����������

    Marche ������� �������� ��������

    Molise ������� �������� ��������

    Piemonte ������� ���������� ����������

    P. A. Bolzano  ������� �������� ��������

    P. A. Trento ������� �������� ��������

    Puglia �������� ���������� ����������

    Sardegna ������� ���������� ����������

    Sicilia �������� ���������� ����������

    Toscana ������� �������� ����������

    Umbria ������� �������� ��������

    Valle d'Aosta ������ ������� ��������

    Veneto �������� �������� ����������

����,WDOLD� 1.620.884 12.856.048 17.081.099 

�
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Figura 5.10 ±�5DSSRUWR�IUD�VXSHU¿FLH�DJULFROD�XWLOL]]DWD��6$8��H�VXSHU¿FLH�WRWDOH�GHOOD�UHJLRQH��DQQR�
2010
Fonte: ISTAT Agosto 2012, elaborazione PREO.
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Tabella 5.2�±�1XPHUR�GL�D]LHQGH�DJULFROH�FKH�KDQQR�SUHVHQWDWR�GDWL�FRQ�OH�GHQXQFH�SHU�¿QL�FRQWULEXWLYL�
all’INPS nel 2010
Fonte: INPS Luglio 2012, elaborazione PREO

�

Regione 
Aziende agricole 

autonomi 
Aziende agricole 
con dipendenti 

Totale aziende 

Piemonte ������� ������ �������

Valle d'Aosta ������ ���� ������

Lombardia ������� ������ �������

Trentino Alto Adige ������� ������ �������

Veneto ������� ������ �������

Friuli Venezia Giulia ������ ������ ������

Liguria ������ ������ �������

Emilia Romagna ������� ������� �������

Toscana ������� ������ �������

Umbria ������ ������ ������

Marche ������� ������ �������

Lazio ������� ������ �������

Abruzzo ������� ������ �������

Molise ������ ���� ������

Campania ������� ������� �������

Puglia ������� ������� �������

Basilicata ������ ������ �������

Calabria ������ ������� �������

Sicilia ������� ������� �������

Sardegna ������� ������ �������

Italia 365.000 200.255 565.255 

�
�
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Tabella 5.3 – Numero di addetti in agricoltura secondo il censimento 2010 per tipologia di manodopera. 
Fonte: ISTAT Agosto 2012, elaborazione PREO.
�

Regioni Manodopera 
aziendale familiare 

Manodopera aziendale 
non familiare Totale lavoratori 

    Piemonte �������� ������� ��������

    Valle d'Aosta ������ ���� ������

    Liguria ������� ������ �������

    Lombardia ������� ������� ��������

    P. A. Bolzano ������� ������� �������

    P. A. Trento ������� ������� �������

    Veneto �������� ������� ��������

    Friuli-Venezia Giulia ������� ������� �������

    Emilia-Romagna �������� ������� ��������

    Toscana �������� ������� ��������

    Umbria ������� ������� �������

    Marche ������� ������� �������

    Lazio �������� ������� ��������

    Abruzzo �������� ������� ��������

    Molise ������� ������ �������

    Campania �������� ������� ��������

    Puglia �������� �������� ��������

    Basilicata ������� ������� ��������

    Calabria �������� ������� ��������

    Sicilia �������� �������� ��������

    Sardegna �������� ������� ��������

��1RUG�RYHVW� �������� ������� ��������

��1RUG�HVW� �������� �������� ��������

��&HQWUR� �������� ������� ��������

��6XG� ���������� �������� ����������

��,VROH� �������� �������� ��������

Italia 2.932.651 938.103 3.870.754 

�
�
�
�
�
�
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Tabella 5.4 – Giornate lavorate in agricoltura secondo il censimento 2010 per tipologia di manodopera.
Fonte: ISTAT Agosto 2012, elaborazione PREO.�

Giornate lavorate Giornate lavorate x 
addetto 

Regioni Manodopera 
aziendale 
familiare 

Altra 
manodopera 

Totale 
Giornate 
lavorate 

Manodopera 
aziendale 
familiare 

Altra 
manodopera  

Piemonte ����������� ���������� ����������� ���� ���

Valle d'Aosta �������� ������� �������� ��� ���

Liguria ���������� �������� ���������� ���� ���

Lombardia ����������� ���������� ����������� ���� ����

P. A. Bolzano ���������� �������� ���������� ���� ���

P. A. Trento ���������� �������� ���������� ��� ���

Veneto ����������� ���������� ����������� ��� ���
Friuli-Venezia 
Giulia ���������� �������� ���������� ��� ���

Emilia-Romagna ����������� ���������� ����������� ���� ���

Toscana ����������� ���������� ����������� ��� ���

Umbria ���������� �������� ���������� ��� ���

Marche ���������� �������� ���������� ��� ���

Lazio ����������� ���������� ����������� ��� ���

Abruzzo ���������� �������� ���������� ��� ���

Molise ���������� �������� ���������� ��� ���

Campania ����������� ���������� ����������� ��� ���

Puglia ����������� ���������� ����������� ��� ���

Basilicata ���������� ���������� ���������� ��� ���

Calabria ����������� ���������� ����������� ��� ���

Sicilia ����������� ���������� ����������� ��� ���

Sardegna ����������� ���������� ����������� ���� ���

Nord-ovest ����������� ���������� ����������� ���� ���

Nord-est ����������� ���������� ����������� ��� ���

Centro ����������� ���������� ����������� ��� ���

Sud ����������� ����������� ����������� ��� ���

Isole ����������� ���������� ����������� ��� ���

Italia 200.904.955 48.713.689 249.618.644 69 52 

�
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Tabella 5.5 – Numero di addetti in agricoltura secondo l’INPS nel 2010 per tipologia di manodopera.
Fonte: INPS luglio 2012, elaborazione PREO.

�

Operai agricoli dipendenti 

Regione Totale 
autonomi 2SHUDL�D�WHPSR�

GHWHUPLQDWR�
2SHUDL�D�
WHPSR�

LQGHWHUPLQDWR

Totale 
lavoratori 
dipendenti 

Totale 
addetti 

agricoltura 

Piemonte ������� ������� ������ ������� �������

Valle d'Aosta ������ ������ ���� ������ ������

Lombardia ������� ������� ������� ������� �������

P.A. Bolzano ������� ������ ������ ������ �������

P.A. Trento ������ ������ ������ ������ �������

Veneto ������� ������� ������� ������� �������

Friuli-Venezia 
Giulia ������ ������ ������ ������ �������

Liguria ������� ������ ���� ������ �������

Emilia-Romagna ������� ������� ������ ������� �������

Toscana ������� ������� ������� ������� �������

Umbria ������ ������ ������ ������ �������

Marche ������� ������ ������ ������ �������

Lazio ������� ������� ������ ������� �������

Abruzzo ������� ������ ������ ������ �������

Molise ������ ������ ���� ������ �������

Campania ������� ������� ������ ������� �������

Puglia ������� ������� ������ ������� ��������

Basilicata ������ ������� ���� ������� �������

Calabria ������ ������� ������ ������� �������

Sicilia ������� ������� ������ ������� ��������

Sardegna ������� ������ ������ ������� �������

Italia 478.316 �������� ������� 548.714 1.027.030 

�
�
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Le fonti informative utilizzate per descrivere il 
contesto produttivo nel settore industria e servizi 
VRQR� FRVWLWXLWH� GDL� GDWL� ,1$,/� GHL� ÀXVVL� ,1$,/�
Regioni e dai dati INPS. Anche in questo caso 
esistono sostanziali differenze nelle rilevazioni 
e non vi è una completa sovrapposizione dei 
due insiemi a causa degli ambiti di competenza 
dei due istituti e della diversa distribuzione per 
regione delle tipologie di attività. In Tabella 5.6 
sono riportati i dati degli addetti secondo INAIL e 
INPS; in alcune regioni è maggiore il dato INPS, 
in altre il dato INAIL. Ciò può essere dovuto 

anche ad una diversa distribuzione degli addetti 
per gli effetti dell’accentramento contributivo, 
non necessariamente coincidente per i due 
enti, presente sia nell’archivio INPS sia in quello 
INAIL (tutti gli addetti vengono riferiti all’unica 
sede accentrante). 
In Figura 5.12 sono indicati, in percentuale sul 
totale nazionale, il numero di PAT accentranti 
INAIL (la Lombardia è al primo posto) e il numero 
di lavoratori riferiti a queste PAT (il Lazio è al primo 
posto) anche se, per via dell’accentramento, 
effettivamente svolgono la loro attività altrove; 
tipicamente questo aspetto riguarda i numerosi 
lavoratori delle poste e dei trasporti che risultano 
accentrati in PAT della Regione Lazio. Questa 

Figura 5.11 – Confronto tra gli addetti in agricoltura rilevati con il censimento 2010 e gli addetti in 
agricoltura rilevati dall’INPS (classi divise in decili).
Fonte: INPS luglio 2012, ISTAT agosto 2012, elaborazione PREO.

2.2 INDuSTrIA E SErvIzI
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PRGDOLWj�GL�DWWULEX]LRQH�GHJOL�DGGHWWL�SXz�LQÀXLUH�
sul calcolo dei tassi di incidenza degli infortuni 
per regione; nel documento “Utilizzo dei sistemi 
informativi correnti per la programmazione delle 
attività di prevenzione nei luoghi di lavoro” (vedi 
VLWRJUD¿D�� VRQR� LQGLFDWH� DOFXQH�PHWRGLFKH� SHU�
attenuare questa distorsione. 
I dati INPS forniscono anche alcune indicazioni 
sul numero di addetti di particolari categorie di 
ODYRUDWRUL�FKH�¿QR�DG�RUD�QRQ�q�VWDWR�SRVVLELOH�
analizzare con i dati INAIL; si tratta, in particolare, 
di parasubordinati, addetti a servizi domestici 
e di alcune tipologie di lavoro autonomo per le 
quali INAIL fornisce il numero di infortuni ma 
non il numero di addetti (i parasubordinati sono 
compresi nel conteggio degli addetti ma non è 
possibile distinguerli).
In Tabella 5.7 è riportata la distribuzione per 
FRPSDUWR�GHJOL�DGGHWWL� ,1$,/�� OD�FODVVL¿FD]LRQH�
per comparto differisce da quella per attività 
economica ATECO perché è basata sulla prima 
YRFH�GL�WDULIID�,1$,/�GHOOD�3$7�FKH�ULÀHWWH�O¶DWWLYLWj�
effettivamente svolta dal lavoratore invece del 
principale prodotto aziendale. Ad esempio, 
gli impiegati delle aziende manifatturiere, 
indistinguibili dagli operai utilizzando ATECO, 
YHQJRQR� FODVVL¿FDWL� QHO� FRPSDUWR� VHUYL]L��
Per questo motivo il comparto servizi risulta 
numericamente prevalente e si è ritenuto 
opportuno mostrare anche la sua suddivisione 
per gruppo di voce di tariffa (Tabella 5.7). 
In Figura 5.13 sono riportati il numero di PAT 
e di addetti in base alla dimensione numerica 
della PAT. Purtroppo la PAT non coincide 
con il concetto di unità locale aziendale che 
sarebbe quello preferibile ma è il dato, fra quelli 
attualmente disponibili per le regioni, che meglio 
si presta a questa analisi; per questo motivo si 
tiene conto dell’informazione anche in fase del 
calcolo del LEA (cioè del numero che costituisce 
la base per il calcolo della copertura del 5% 
delle aziende da sottoporre ad ispezione). In 
particolare sono esclusi gli artigiani (autonomi) 

che lavorano da soli e sono assoggettati in 
modo molto limitato alle norme per la sicurezza 
sul lavoro. L’algoritmo di calcolo consente di 
escludere anche le situazioni marginali in cui 
lavoratori o altri soci sono presenti soltanto 
per un breve periodo dell’anno in modo da 
concentrare l’attenzione degli organi di vigilanza 
VXOOH�VLWXD]LRQL�SL��ULOHYDQWL��'DO�JUD¿FR�VL�HYLQFH�
che in tutto il territorio nazionale le aziende 
SL��SUHVHQWL�VRQR�TXHOOH�¿QR�D���GLSHQGHQWL�� OH�
D]LHQGH� ¿QR� D� ��� GLSHQGHQWL� UDSSUHVHQWDQR� LO�
95% del totale (se si comprendono anche le PAT 
poco rilevanti escluse dal calcolo del LEA) ma 
ciò che è più importante è che vi opera soltanto 
il 40% dei lavoratori; pertanto, in poche aziende 
con oltre 10 addetti (meno del 5%) è concentrato 
il 60% dei lavoratori assicurati INAIL. 

In Figura 5.14 sono confrontati gli addetti INAIL 
con gli occupati ISTAT. A differenza delle due 
fonti sopra illustrate, la rilevazione ISTAT degli 
occupati è campionaria e riguarda tutti i settori 
di attività. Ai soggetti intervistati viene richiesto 
se sono occupati ma non vi è indicazione della 
regione ove viene esercitata l’attività (i dati sono 
distribuiti per residenza). L’inclusione di soggetti 
non assicurati INAIL/INPS determina la maggiore 
numerosità di questi soggetti ed anche una 
diversa distribuzione tra le regioni. Nelle regioni 
del Nord sembrano avere una proporzione 
maggiore le attività (soprattutto manifatturiere) 
che rientrano nell’assicurazione INAIL mentre 
nelle regioni del Sud la proporzione di attività non 
assicurate INAIL/INPS sembrerebbe maggiore; 
tuttavia non può essere esclusa, come causa 
almeno parziale di questa differenza, l’evasione 
contributiva (anche gli addetti INAIL sono stimati 
sulla base dei salari dichiarati dalle aziende). 

2.3 OCCuPATI ISTAT IN TuTTI I 
SETTOrI
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Tabella 5.6 – Confronto tra addetti INAIL e INPS nel settore Industria e servizi nell’anno 2010.
Fonte: INPS luglio 2012, Flussi informativi INAIL Regioni edizione 2011, elaborazione PREO. 
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 TOTALE 
INPS  

 TOTALE 
INAIL  

Piemonte �������� �������� �������� ������� ������� ������� 1.531.415 1.425.266 

V. D'Aosta ������� ������ ������ ������ ������ ������ 44.301 49.851 

Lombardia ���������� �������� �������� ������� ������� �������� 3.946.790 3.737.765 

Veneto ���������� �������� �������� ������� ������� �������� 1.847.810 1.625.435 

Friuli V. G. �������� ������� ������� ������� ������ ������� 420.183 386.067 

Liguria �������� ������� ������� ������� ������ ������� 521.613 459.659 

Emilia -
Romagna ���������� �������� �������� ������� ������� �������� 1.719.354 1.580.468 

Toscana �������� �������� �������� ������� ������� �������� 1.325.992 1.180.924 

Umbria �������� ������� ������� ������� ������ ������� 290.695 248.311 

Marche �������� ������� ������� ������� ������ ������� 547.226 459.883 

Lazio ���������� �������� �������� ������� ������� �������� 1.857.082 2.321.770 

Abruzzo �������� ������� ������� ������� ������ ������� 382.015 337.539 

Molise ������� ������ ������� ������ ���� ������ 70.846 63.264 

Campania �������� ������� �������� ������� ������� ������� 1.140.609 921.125 

Puglia �������� ������� �������� ������� ������ ������� 856.780 678.425 

Basilicata ������� ������� ������� ������ ������ ������ 124.816 112.751 

Calabria �������� ������� ������� ������� ������ ������� 347.456 283.948 

Sicilia �������� ������� �������� ������� ������ ������� 945.255 811.076 

Sardegna �������� ������� ������� ������� ������ ������� 418.693 350.003 

Trentino 
Alto Adige �������� ������� ������� ������� ������ ������� 383.182 376.018 

Italia 12.168.256 1.867.728 2.106.684 871.834 263.572 1.444.039 18.722.113 17.409.549

�
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Figura 5.12 – Percentuale di PAT con accentramento contributivo e percentuale di addetti riferiti a 
queste PAT sul totale nazionale, anno 2010.
Fonte: Flussi informativi INAIL Regioni edizione 2011, elaborazione PREO.
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Tabella 5.7 – Numero di PAT e numero di addetti assicurati INAIL nel settore Industria e servizi suddivisi 
per comparto e per i gruppi di tariffa del comparto Servizi, anno 2010. Le percentuali dei comparti sono 
calcolate sul totale nazionale, mentre quelle dei gruppi di tariffa sono calcolate sul totale del comparto 
Servizi 
Fonte: Flussi informativi INAIL Regioni edizione 2011, elaborazione PREO.�
�

  PAT Addetti 

01 Agrindustria e pesca ���������������� ����� ������������������� �����

02 Estrazioni minerali ����������������� ����� ������������������� �����

03 Industria Alimentare ���������������� ����� ������������������ �����

04 Industria Tessile ���������������� ����� ������������������ �����

05 Industria Conciaria ����������������� ����� ������������������� �����

06 Industria Legno ���������������� ����� ������������������ �����

07 Industria Carta ���������������� ����� ������������������ �����

08 Industria Chimica e Petrolio ���������������� ����� ������������������ �����

09 Industria Gomma ����������������� ����� ������������������� �����

10 Ind. Trasf. Non metalliferi ���������������� ����� ������������������ �����

11 Industria Metalli ����������������� ����� ������������������ �����

12 Metalmeccanica ���������������� ����� ����������������� �����

13 Industria Elettrica ���������������� ����� ������������������ �����

14 Altre industrie ���������������� ����� ������������������ �����

15 Elettricità Gas Acqua ����������������� ����� ������������������ �����

16 Costruzioni ���������������� ������ ����������������� ������

17 Commercio ���������������� ������ ����������������� �����

18 Trasporti ���������������� ����� ������������������ �����

19 Sanita’ ���������������� ����� ����������������� �����

20 Servizi ��������������� ������ ����������������� ������

�����7XULVPR�H�ULVWRUD]LRQH�� ���������������� ������ ������������������ �����

�����6DQLWj�H�VHUYL]L�VRFLDOL�� ����������������� ����� ������������������� ����

�����3XOL]LH�H�QHWWH]]D�XUEDQD�� ���������������� ����� ������������������ ����

�����&LQHPD�H�VSHWWDFROL�� ���������������� ����� ������������������ ����

�����,VWUX]LRQH�H�ULFHUFD�� ���������������� ����� ������������������ ����

�����8IILFL�H�DOWUH�DWWLYLWj�� ��������������� ������ ����������������� �����

�����)DFFKLQDJJLR�� ����������������� ����� ������������������� ����Se
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�����0DJD]]LQL� ���������������� ����� ������������������ ����

99 Comparto non determinabile ���������������� ����� ������������������ �����

TOTALE      3.945.626 100,0%      17.409.549  100,0%
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Negli ultimi anni, sia per effetto del contesto 
HFRQRPLFR�� VLD� SHU� HIIHWWR� GL� PRGL¿FKH�
normative, sia per riorganizzazioni aziendali, il 
mondo del lavoro è profondamente cambiato; 
sono diminuite le attività prettamente 
manifatturiere (anche per delocalizzazione) e 
sono proporzionalmente aumentate attività del 
terziario. Molte attività manifatturiere hanno 
visto una progressiva automazione dei processi 
produttivi con riduzione dei soggetti occupati 
in queste attività. Contemporaneamente si è 
progressivamente ridotta la quota di dipendenti 

a tempo indeterminato e sono aumentate le 
forme di lavoro a tempo determinato o atipiche. 
Gli archivi attualmente disponibili per questa 
pubblicazione non sono in grado di fornire tutte 
le informazioni necessarie per queste “nuove” 
tipologie di lavoro che, per la loro precarietà, 
fanno ipotizzare maggiori rischi professionali 
derivanti da una minor formazione ed esperienza.
Un altro elemento di preoccupazione è costituito 
dai lavoratori stranieri, sia per il frequente impiego 
QRQ� UHJRODUH�� VLD� SHU� OD� GLI¿FROWj� OHJDWD� DOOD�
diversa cultura e ad una non perfetta conoscenza 
della lingua (che spesso incide anche sulla 
formazione dei lavoratori per quanto riguarda 
la sicurezza). Al momento sono noti soltanto 
gli infortuni per categoria (parasubordinati, 

2.4 CATEgOrIE PArTICOLArI DI 
LAvOrATOrI

Figura 5.13 – Numero PAT e addetti assicurati INAIL nel settore Industria e servizi distinti per dimensione 
aziendale, anno 2010 
Fonte: Flussi informativi INAIL Regioni edizione 2011, elaborazione PREO.

(*) Le PAT indicate per brevità come “Autonomi” sono quelle, non considerate dal LEA, in cui non ci sono 

dipendenti (inferiori a 1 per anno) e in cui lavora un solo “artigiano” (non ci sono altri artigiani che, come 

VRFL�ODYRUDWRUL��VDUHEEHUR�HTXLSDUDELOL�D�GLSHQGHQWL���4XHVWD�GH¿QL]LRQH��LQ�UHDOWj��QRQ�FRUULVSRQGH�DO�
QXPHUR�GL�ODYRUDWRUL�DXWRQRPL�FRVu�FRPH�VRQR�GH¿QLWL�GDOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH�H�DL�TXDOL�VL�DSSOLFD�
O¶DUW�����GHO�'�/JV��������
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interinali, lavoratori stranieri); i dati sui soggetti 
esposti a rischio di infortuni sono ancora parziali; 
lo sviluppo di sistemi informativi integrati, primo 
fra tutti il SINP di cui all’art. 8 del D.Lgs 81/08, 
potrà in futuro consentire di studiare meglio 
queste situazioni particolari e quelle connesse 
all’età e al genere.

O� VHWWRUH�� LQ� FRVWDQWH� DXPHQWR� ¿QR� DO� ������ q�
uno di quelli più colpiti dalla crisi. Il numero di 
QRWL¿FKH� SUHOLPLQDUL� SUHVHQWDWH� GDL� FRPPLWWHQWL�

non è sostanzialmente diminuito negli ultimi anni, 
probabilmente per questioni amministrative, 
ma l’esperienza degli operatori è quella di 
un numero di cantieri realmente attivi molto 
ridotto in accordo con il calo della produzione 
nel settore precedentemente documentato. 
,QROWUH��OH�QRWL¿FKH�VRQR�FRQWHJJLDWH�SHU�XQLWj��D�
prescindere dall’importo e dalla consistenza dei 
lavori eseguiti mentre l’indice di produzione tiene 
conto dell’importo dei lavori. 
In Figura 5.15 è riportata la distribuzione delle 
QRWL¿FKH�SUHOLPLQDUL�SHU�UHJLRQH��2.5 ATTIvITà IN EDILIzIA

Figura 5.14 – Confronto tra addetti INAIL e ISTAT (classi divise in decili) nel settore Industria e servizi, 
anno 2010 
Fonte: Flussi informativi INAIL Regioni edizione 2011, ISTAT agosto 2012, elaborazione PREO.
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Figura 5.15 ±�1XPHUR�FDQWLHUL�QRWL¿FDWL��DUW�����'�OJV���������SHULRGR�����������
)RQWH��0RQLWRUDJJLR�HIIHWWXDWR�GDO�&RRUGLQDPHQWR�7HFQLFR�,QWHUUHJLRQDOH��HODERUD]LRQH�35(2�
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In Figura 5.16 sono riportati gli andamenti 
infortunistici nel periodo 2006-2010; sia il totale 
delle attività, sia comparti ritenuti a maggior 
rischio, come agricoltura e costruzioni, mostrano 
un trend in diminuzione del numero di infortuni. 
Anche i tassi di incidenza, riportati in Figura 

5.17 sono in diminuzione (per l’agricoltura non 
può essere calcolato poiché l’archivio INAIL 
Flussi non contiene informazioni sul numero di 
addetti). Parallelamente si evidenzia in Figura 
5.18 che edilizia ed agricoltura non solo hanno 
una percentuale di casi gravi più alta ma che 
questa percentuale è in aumento. 
Questo andamento contrastante suggerisce 
O¶LSRWHVL�FKH�YL�VLD�XQD�SURJUHVVLYD�VRWWRQRWL¿FD�
dei casi lievi; l’elevata percentuale di casi gravi 
nei due comparti, agricoltura e costruzioni, 
JLXVWL¿FD�LO�ULOLHYR�GDWR�QHL�SLDQL�GL�SUHYHQ]LRQH�D�
questi settori lavorativi dove si concentra anche 
il maggior numero di casi mortali (escludendo 
quelli in itinere, cioè nel percorso casa-lavoro). 
La riduzione degli infortuni è un trend costante 
che si prolunga da almeno due decenni, 
anche se con fasi più o meno accentuate, 
ed è riconducibile da un lato agli effetti della 

3. INFOrTuNI E mALATTIE 
PrOFESSIONALI

3.1 INFOrTuNI SuL LAvOrO

�
�
�
�

�

Figura 5.16 – Numero infortuni riconosciuti dall’INAIL non in itinere e occorsi a lavoratori (sono esclusi 
COLF, studenti e sportivi professionisti) in tutti i settori lavorativi, edilizia, agricoltura e altri comparti; 
periodo 2006-2010. Fonte: Flussi informativi INAIL Regioni edizione 2011, elaborazione PREO.
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Figura 5.18 – Percentuale di infortuni mortali o invalidanti o con prognosi superiore a 40 giorni sul 
totale, periodo 2006 – 2010.
Fonte: Flussi informativi INAIL Regioni edizione 2011, elaborazione PREO.

Figura 5.17 – Tasso grezzo di incidenza per sede azienda degli infortuni riconosciuti da INAIL per 1000 
addetti nel settore Industria e Servizi, periodo 2006-2010, Italia.
Fonte: Flussi informativi INAIL Regioni edizione 2011, elaborazione PREO.
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prevenzione (variazioni delle norme, maggiore 
attività di vigilanza, attività di promozione della 
sicurezza) messa in atto dagli attori istituzionali, 
GDOO¶DOWUR�DOOH�PRGL¿FKH�GHOOD�VWUXWWXUD�SURGXWWLYD�
che si possono riassumere in due elementi 
IRQGDPHQWDOL��OD�ULGX]LRQH�GHOOD�TXRWD�QXPHULFD�
delle aziende manifatturiere, che espongono 
ai rischi maggiori, l’aumento delle attività del 
terziario e dei servizi, meno a rischio di infortuni, e 
l’introduzione di nuovi macchinari e di procedure 
automatizzate che hanno sostanzialmente 
ridotto il numero di esposti e anche il rischio di 
infortuni.
Su questo trend si è inserita recentemente, nel 
periodo della crisi economica iniziata nel 2008, 
una brusca riduzione sia del numero di infortuni 

che dei tassi di incidenza su cui hanno inciso anche 
DOWUL�IDWWRUL��QRQ�VHPSUH�IDFLOPHQWH�TXDQWL¿FDELOL��
,O� ULFRUVR� DOOD� FDVVD� LQWHJUD]LRQH� QRQ� JLXVWL¿FD�
del tutto questa diminuzione che risente anche 
di minori ritmi di lavoro; a questo effetto possono 
aver contribuito le ferie “forzate”, l’attività di 
ristrutturazione e la formazione dei lavoratori 
attuate nei periodi di riduzione delle commesse, 
un minor ricorso a forme di lavoro “grigio” per 
aumentare la produttività (straordinari), il lavoro 
“in nero”, l’omessa denuncia degli infortuni 
più facilmente occultabili da parte di lavoratori 
irregolari ma anche di lavoratori regolari. Molti di 
questi fattori perderanno il loro effetto in caso di 
ripresa economica e, in questo scenario, c’è da 
attendersi una inversione del trend infortunistico 

Figura 5.19 – Tasso grezzo di incidenza per 
1000 addetti, per sede azienda, degli infortuni 
riconosciuti da INAIL nel settore Industria e 
Servizi, anno 2010.
Fonte: Flussi informativi INAIL Regioni edizione 

2011, elaborazione PREO.

Figura 5.20 – Tasso standardizzato diretto per 
codice ATECO e sede azienda degli infortuni 
riconosciuti da INAIL nel settore Industria e 
Servizi, anno 2010.
Fonte: Flussi informativi INAIL Regioni edizione 

2011, elaborazione PREO.



C a p i t o l o   5 :           i l  C o N t E S t o           

76

Figura 5.21 – Percentuale di infortuni gravi (infortuni mortali + infortuni grado di invalidità INAIL maggiore 
di zero + infortuni con durata complessiva dell’assenza dal lavoro maggiore di 30 giorni) sul totale 
infortuni riconosciuti da INAIL in tutti i settori di attività, anno 2010.
Fonte: Flussi informativi INAIL Regioni edizione 2011, elaborazione PREO.
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Figura 5.22 – Percentuale di infortuni gravi 
(infortuni mortali + infortuni con grado di invalidità 
INAIL maggiore di zero + infortuni con durata 
complessiva dell’assenza dal lavoro maggiore 
di 30 giorni) sul totale infortuni riconosciuti da 
INAIL in edilizia, anno 2010.
Fonte: Flussi informativi INAIL Regioni edizione 

2011, elaborazione PREO.

Figura 5.23 – Percentuale di infortuni gravi 
(infortuni mortali + infortuni con  grado invalidità 
INAIL maggiore di zero + infortuni con durata 
complessiva dell’assenza dal lavoro maggiore 
di 30 giorni) sul totale infortuni riconosciuti da 
INAIL in agricoltura, anno 2010.
Fonte: Flussi informativi INAIL Regioni edizione 

2011, elaborazione PREO.

anche perché sono aumentati nel frattempo 
alcuni fattori critici legati alla precarietà delle 
nuove forme di lavoro, alla minor esperienza dei 
lavoratori assunti al posto di quelli più esperti 
espulsi dal mondo produttivo, alla necessità di 
ricorrere prioritariamente al lavoro straordinario 
invece che a nuove assunzioni quando il quadro 
economico è ancora incerto. 
Nelle Figure 5.19 e 5.20 sono riportati 
rispettivamente i tassi regionali grezzo e 
standardizzato di incidenza degli infortuni. 
Entrambi gli indicatori sono riferiti alla sede 
dell’azienda e non al luogo dell’evento per 
correggere, almeno parzialmente, l’effetto 
distorsivo degli accentramenti contributivi e del 
lavoro svolto fuori sede. Il tasso standardizzato 

tiene conto anche della diversa distribuzione 
delle attività economiche nelle regioni. 
In Figura 5.21 si evidenzia la percentuale di 
infortuni gravi sul totale; la differenza fra questa 
mappa e le mappe di incidenza può essere 
ricondotta a diversi fattori tra cui la diversa 
distribuzione delle attività rischiose, la maggiore 
R� PLQRUH� VRWWRQRWL¿FD� GL� LQIRUWXQL� OLHYL� H� OD�
sottostima degli addetti per effetto di evasione 
contributiva (confrontando anche, con le dovute 
cautele, il dato degli occupati ISTAT rispetto 
ai dati INAIL e INPS). Le Figure 5.22 e 5.23 
forniscono la percentuale di infortuni gravi sul 
totale dei riconosciuti nelle due attività oggetto 
GL� VSHFL¿FL� SLDQL� GL� SUHYHQ]LRQH�� DJULFROWXUD� H�
edilizia.
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Negli ultimi anni è evidente un marcato aumento 
delle denunce di malattia professionale; questa 
evidenza non deve essere tuttavia ricondotta 
ad un peggioramento delle condizioni di igiene 
del lavoro. Infatti, le malattie professionali, a 
differenza degli infortuni, si manifestano dopo 
un’esposizione più o meno prolungata e non 
sempre, anzi quasi mai, l’epoca della denuncia 
coincide con il periodo di esposizione e con 
l’epoca della prima manifestazione. A ciò si deve 
aggiungere che l’andamento delle denunce 
q� VSHVVR� LQÀXHQ]DWR� GD� YDULD]LRQL� QRUPDWLYH��
negli anni 90, l’entrata in vigore del D.Lgs. 
�������KD� �PRGL¿FDWR� O¶REEOLJR�GL� VRUYHJOLDQ]D�
sanitaria per i soggetti esposti a rumore e ciò 
ha comportato un aumento delle denunce di 
ipoacusia da rumore precedentemente neppure 
GLDJQRVWLFDWH��,Q�DOWUL�FDVL�VRQR�OH�PRGL¿FKH�DOOH�
norme assicurative, in primo luogo le tabelle 
delle malattie indennizzate, che hanno come 
HIIHWWR� O¶DXPHQWR� GHOOH� GHQXQFH�� ,Q¿QH�� QRQ�
deve essere dimenticata l’azione di recupero 
delle malattie professionali perdute, cioè di 
quelle che vengono diagnosticate ma non 
denunciate, che le regioni conducono attraverso 
le ASL; nonostante il recente aumento di casi, 
è molto ammissibile che il numero di malatte 
professionali sia ancora largamente sottistimato, 
soprattutto per la patologia tumorale che ha 
tempi di latenza molto lunghi. 

La Tabella 5.8 mostra l’andamento delle 
denunce delle malattie professionali dal 2007 
al 2011. E’ particolarmente evidente l’aumento 
rilevato (+60% a livello nazionale) ma con alcune 
differenze tra regioni che non sono facilmente 
spiegabili. Certamente hanno contribuito 
all’aumento, come si è detto, le nuove tabelle 
delle malattie indennizzate pubblicate nel 2008; 

non a caso l’aumento riguarda particolarmente 
le malattie muscolo-scheletriche (Tabella 5.9), 
oggi tabellate e più facilmente riconosciute tanto 
che hanno sostituito al primo posto l’ipoacusia 
da rumore. La nuova regolamentazione rende 
anche possibile una migliore individuazione 
delle malattie di origine professionale grazie 
al codice ICD10 con cui le tabelle elencano le 
patologie, invece della precedente formulazione 
“malattie causate da”, permettendo di fare anche 
denunce plurime (diverse malattie prodotte dalla 
stessa esposizione).    

In Tabella 5.10 sono riassunte le patologie 
correlate all’esposizione ad asbesto. Le patologie 
tumorali da amianto denunciate sono circa 
mille all’anno, in buona parte dei casi costituite 
dal mesotelioma pleurico che è un tumore 
VSHFL¿FR�� FLRq� FRQ� HOHYDWD� IUD]LRQH� DWWULEXLELOH�
all’esposizione ad amianto. Il registro Nazionale 
dei Mesoteliomi ReNaM (vedi anche capitolo 
3) raccoglie i casi di mesotelioma segnalati dai 
COR Centri Operativi Regionali. I casi registrati 
dal ReNaM sono ricavati da una ricerca attiva 
della patologia mentre i casi registrati dall’INAIL 
derivano dalle denunce presentate dai lavoratori 
o dai loro eredi; ciò spiega il numero superiore 
di casi di mesotelioma ReNaM rispetto alle 
denunce INAIL; i casi effettivamente riconosciuti 
dall’INAIL come malattia professionale sono  
soltanto una parte di quelli denunciati anche 
D� FDXVD� GHOOD� OXQJD� ODWHQ]D� H� GHOOD� GLI¿FROWj�
per i lavoratori di documentare l’esposizione 
avvenuta.

3.2 mALATTIE PrOFESSIONALI



C a p i t o l o   5 :           i l  C o N t E S t o           

79

Tabella 5.8 – Malattie professionali denunciate all’INAIL suddivise per anno, periodo 2007-2011. 
Fonte: Rapporto INAIL 2011, elaborazione PREO.

Regioni 2007 2008 2009 2010 2011 

Variazione % 
2011 
Su 

2007 

Piemonte 2.081 2.089 2.154 2.034 2.091 
 

0  

Valle D'Aosta 74 42 35 56 69 -6  

Lombardia 2.640 2.927 2.864 3.210 3.124 18  

Liguria 1.034 937 918 971 848 -18  

Prov. Bolzano 316 298 248 243 236 -25  

Prov. Trento 237 240 293 334 408 72  

Veneto 1.914 1.976 2.135 2.319 2.214 15  

Friuli V. Giulia 1.337 1.191 1.192 1.247 1.400 4  
Emilia 

Romagna 3.933 4.435 4.933 6.422 7.153 81  

Toscana 2.510 3.029 3.698 4.717 5.843 132  

Umbria 1.168 1.185 1.268 1.336 1.419 21  

Marche 1.899 1.662 2.026 2.690 3.259 71  

Lazio 1.391 1.365 1.398 1.643 1.830 31  

Abruzzo 2.345 2.465 4.063 5.655 5.714 143  

Molise 123 132 116 193 241 95  

Campania 1.083 937 1.106 1.455 1.641 51  

Puglia 1.712 1.731 1.952 2.018 2.425 41  

Basilicata 347 333 420 419 450 29  

Calabria 717 828 1.145 1.231 1.422 98  

Sicilia 1.009 1.040 1.101 1.463 1.522 50  

Sardegna 1.039 1.251 1.824 2.809 3.249 212  

ITALIA 28.933 30.093 34.889 42.465 46.558 60  

�
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Tabella 5.10 – Malattie professionali da Amianto denunciate all’INAIL per tipo di malattia nel periodo 
2010-2011. 
Fonte: Rapporto INAIL 2011, elaborazione PREO.

�

Malattie da Amianto� 2010 2011 

Neoplasie 1.014 914 
GL�FXL��0HVRWHOLRPD�SOHXULFR ���� ����

&DUFLQRPD�SROPRQDUH ���� ����
0HVRWHOLRPD�SHULWRQHDOH ��� ���

0HVRWHOLRPD�GHOOD�WXQLFD�YDJLQDOH�GHO�WHVWLFROR �� ��
Asbestosi 570 533 
Placche pleuriche 710 803 
TOTALE 2.294 2.250 

�

Tabella 5.9 – Malattie professionali denunciate all’INAIL per tipo, anno 2011. 
Fonte: Rapporto INAIL 2011, elaborazione PREO.
�

Codice Sanitario (Cod.M)�
TOTALE 

DENUNCE 
Industria e 

servizi 

TOTALE 
DENUNCE 
Agricoltura

TOTALE 
DENUNCE 

Conto 
Stato 

TOTALE 
DENUNCE 

medici 
Radiologi 

TOTALE 
DENUNCE 

2011 
0DODWWLH�LQIHWWLYH�H�SDUDVVLWDULH� ��� �� �� �� ���
7XPRUL� ������ ��� ��� ��� ������
0DODWWLH�HQGRFULQH��GHOOD�QXWUL]LRQH��
GHO�PHWDEROLVPR�H�GLVWXUEL�
LPPXQLWDUL�

��� �� �� �� ���

0DODWWLH�GHO�VDQJXH�H�GHJOL�RUJDQL�
HPRSRLHWLFL� ��� �� �� �� ���

'LVWXUEL�SVLFKLFL� ���� ��� ��� �� ����
0DODWWLH�GHO�VLVWHPD�QHUYRVR�H�GHJOL�
RUJDQL�GL�VHQVR� ������ ���� ��� �� ������

di cui, Ipoacusia da rumore ������ ���� ��� �� ������
0DODWWLH�GHO�VLVWHPD�FLUFRODWRULR� ���� ��� �� �� ����
0DODWWLH�GHOO
DSSDUDWR�UHVSLUDWRULR� ������ ���� ��� �� ������
0DODWWLH�GHOO
DSSDUDWR�GLJHUHQWH� ���� ��� �� �� ����
0DODWWLH�GHOO
DSSDUDWR�JHQLWR�XULQDULR� ��� �� �� �� ���
0DODWWLH�GHOOD�FXWH�H�GHO�WHVVXWR�
VRWWRFXWDQHR� ���� ��� �� �� ����

0DODWWLH�GHO�VLVWHPD�RVWHR�DUWLFRODUH��
GHL�PXVFROL�H�GHO�WHVVXWR�FRQQHWWLYR� ������� ������ ���� �� �������

di cui, Affezioni dei dischi 
intervertebrali ������ ������ ��� �� �������

Tendiniti ������ ������ ��� �� �������
6LQWRPL��VHJQL�H�VWDWL�PRUERVL�PDO�
GHILQLWL� ��� �� �� �� ���

1RQ�GHWHUPLQDWR� ������ ���� ��� �� ������
TOTALE ������� ������ ���� ��� �������
�
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Nelle Figure 5.24 e 5.25 sono riportati 
rispettivamente i dati sul numero totale di 
operatori nei servizi di prevenzione nei luoghi di 
lavoro delle ASL e il numero degli operatori con 
TXDOL¿FD�GL�8I¿FLDOH�GL�3ROL]LD�*LXGL]LDULD��83*���
/D� TXDOL¿FD� GL� 83*�� DWWULEXLWD� D� PHGLFL��
laureati non medici e tecnici della prevenzione, 
conferisce alcuni poteri (accesso ai luoghi di 

4. rISOrSE PEr LA 
PrEvENzIONE

Figura 5.24 – Numero complessivo di operatori nei servizi di prevenzione in ambienti di lavoro delle 
$6/��FRQ�R�VHQ]D�TXDOL¿FD�GL�8I¿FLDOH�GL�3ROL]LD�*LXGL]LDULD��DQQR��������
Fonte: Monitoraggio effettuato dal coordinamento tecnico delle regioni e province autonome, 

elaborazione PREO. 

* Nel 2011 la rilevazione delle risorse è stata effettuata parzialmente da alcune regioni pertanto è stato 

utilizzato il valore disponibile più recente (2009 o 2010) rilevato in ciascuna regione.
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Figura 5.25 ±�1XPHUR�GL�DGGHWWL�DL�VHUYL]L�GL�SUHYHQ]LRQH�LQ�DPELHQWL�GL�ODYRUR�GHOOH�$6/�FRQ�TXDOL¿FD�GL�
8I¿FLDOH�GL�3ROL]LD�*LXGL]LDULD��DQQR���������
Fonte: Monitoraggio effettuato dal coordinamento tecnico delle regioni e province autonome, 

elaborazione PREO. 

lavoro, svolgimento atti di polizia giudiziaria nel 
corso delle indagini) ma non esiste una netta 
separazione di funzioni per quanto riguarda le 
attività di prevenzione con il personale non UPG. 
Nelle Figure 5.26 e 5.27 il loro numero è 
rapportato al numero di aziende (PAT) utilizzato 
SHU� OD� GH¿QL]LRQH� GHO� /($� �EDVH� VX� FXL� YLHQH�
calcolato il 5% da sottoporre ad ispezione) e con 
OH� QRWL¿FKH� SUHOLPLQDUL� GHL� FDQWLHUL� WHPSRUDQHL��

In entrambe le mappe il numero rappresenta il 
valore assoluto di PAT o Cantieri mentre il colore 
di fondo della regione è rapportato al numero di 
unità (PAT o Cantieri) per UPG. 
,Q¿QH��LQ�Figura 5.28 il numero di aziende (PAT) 
per UPG viene rapportato alla percentuale di 
aziende ispezionate e al raggiungimento del 
LEA del 5%.

* Nel 2011 la rilevazione delle risorse è stata effettuata parzialmente da alcune regioni pertanto è stato 

utilizzato il valore disponibile più recente (2009 o 2010) rilevato in ciascuna regione.
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Figura 5.26 – Numero di PAT (posizioni assicurative INAIL) di aziende con dipendenti o equiparati 
XWLOL]]DWR�SHU�OD�GH¿QL]LRQH�GHOO¶RELHWWLYR�GL�DWWLYLWj������H�UDSSRUWR�FRQ�LO�QXPHUR�GL�RSHUDWRUL�GHL�VHUYL]L�
GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOH�$6/�FRQ�TXDOL¿FD�GL�83*��DQQR���������
Il colore di fondo indica il rapporto con il numero di operatori dei servizi di prevenzione delle ASL con 
TXDOL¿FD�GL�83*��PHQWUH�O¶HWLFKHWWD�LQGLFD�LO�QXPHUR�WRWDOH�GL�3$7�SHU�LO�FDOFROR�GHOO¶RELHWWLYR�GL�DWWLYLWj�
Fonte: Monitoraggio effettuato dal coordinamento tecnico delle regioni e province autonome, 

elaborazione PREO.      

* Nel 2011 la rilevazione delle risorse è stata effettuata parzialmente da alcune regioni pertanto è stato 

utilizzato il valore disponibile più recente (2009 o 2010) rilevato in ciascuna regione.
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Figura 5.27 ±�1XPHUR�GL�FDQWLHUL�QRWL¿FDWL�QHO������H�UDSSRUWR�FRQ�LO�QXPHUR�GL�RSHUDWRUL�GHL�VHUYL]L�GL�
SUHYHQ]LRQH�GHOOH�$6/�FRQ�TXDOL¿FD�GL�83*��DQQR���������
Il colore di fondo indica il rapporto con il numero di operatori dei servizi di prevenzione delle ASL con 
TXDOL¿FD�GL�83*��PHQWUH�O¶HWLFKHWWD�LQGLFD�LO�QXPHUR�WRWDOH�GL�FDQWLHUL�QRWL¿FDWL�QHO������
Fonte: Monitoraggio effettuato dal coordinamento tecnico delle regioni e province autonome, 

elaborazione PREO.      

* Nel 2011 la rilevazione delle risorse è stata effettuata parzialmente da alcune regioni pertanto è stato 

utilizzato il valore disponibile più recente (2009 o 2010) rilevato in ciascuna regione.



C a p i t o l o   5 :           i l  C o N t E S t o           

85

Figura 5.28 – Numero di aziende con dipendenti o equiparati (potenziale oggetto di controllo) presenti 
QHO�WHUULWRULR�SHU�83*�H�*UDGR�GL�&RSHUWXUD�5DJJLXQWR��*&5���DQQR���������
Fonte: Monitoraggio effettuato dal coordinamento tecnico delle regioni e province autonome, 

elaborazione PREO.      
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glossario e sitografia

accentramento contributivo: vedi note 
metodologiche dei dati INPS e INAIL

assistenza:  attività svolta a supporto di imprese, 
datori di lavoro, lavoratori e associazioni di 
datori di lavoro in tema di salute e sicurezza sul 
ODYRUR��,O�VXR�FDUDWWHUH�JHQHUDOH�H�QRQ�VSHFL¿FR�
di una particolare situazione la differenzia 
dalla consulenza, che è vietata agli organi che 
svolgono funzioni di vigilanza.

ateCo��PHWRGR�GL�FODVVL¿FD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�
economiche; è la traduzione italiana della 
Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE) 
creata dall’Eurostat, adattata dall’ISTAT alle 
FDUDWWHULVWLFKH�VSHFL¿FKH�GHO�VLVWHPD�HFRQRPLFR�
italiano. Attualmente è in uso la versione ATECO 
2007, entrata in vigore dal 1º gennaio 2008, che 
sostituisce la precedente ATECO 2002, adottata 
QHO�������/D�FODVVL¿FD]LRQH�XWLOL]]D�FDUDWWHUL�DOID�
numerici con diversi gradi di dettaglio a seconda 
del numero di cifre considerate.

Cantiere��GH¿QLWR�DOO¶DUW�����GHO�7HVWR�8QLFR�VXOOD�
salute e sicurezza sul lavoro DLgs 81/2008 come 
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili 
o di ingegneria civile. Sono inclusi gli interventi 
sulle parti strutturali degli impianti elettrici.  

CCM (Centro nazionale per la prevenzione 
e il controllo delle malattie): organismo di 
coordinamento tra il ministero della Salute e le 
Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione 
e risposta tempestiva alle emergenze.

Comitato per l’indirizzo e la valutazione 
delle politiche attive e per il coordinamento 
nazionale delle attività di vigilanza in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 del 

Dlgs 9 aprile 2008 , n. 81):  istituito presso il 
Ministero della salute, ha il compito di:
�� stabilire linee comuni delle politiche nazionali 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
�� individuare obiettivi e programmi dell’azione 

pubblica di miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori;

�� GH¿QLUH�OD�SURJUDPPD]LRQH�DQQXDOH�LQ�RUGLQH�
ai settori prioritari di intervento dell’azione 
di vigilanza, i piani di attività e i progetti 
operativi a livello nazionale, tenendo conto 
delle indicazioni provenienti dai comitati 
regionali di coordinamento e dai programmi 
di azione individuati in sede comunitaria;

�� programmare il coordinamento della 
vigilanza a livello nazionale in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro;

�� garantire lo scambio di informazioni tra i 
VRJJHWWL� LVWLWX]LRQDOL� DO� ¿QH� GL� SURPXRYHUH�
l’uniformità dell’applicazione della normativa 
vigente; 

�� individuare le priorità della ricerca in tema 
di prevenzione dei rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori.

Commissione consultiva permanente per 
la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del 
Dlgs 9 aprile 2008 , n. 81): è istituita presso il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
Ha il compito di: 
�� esaminare i problemi applicativi della 

normativa di salute e sicurezza sul lavoro 
e formulare proposte per lo sviluppo e il 
perfezionamento della legislazione vigente;

�� esprimere pareri sui piani annuali elaborati 
dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione 
delle politiche attive e per il coordinamento 
nazionale delle attività di vigilanza in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro;

�� GH¿QLUH� OH�DWWLYLWj�GL�SURPR]LRQH�H�OH�D]LRQL�
di prevenzione;

�� validare le buone prassi in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro;

glossario
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�� redigere annualmente una relazione sullo 
stato di applicazione della normativa di salute 
e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da 
trasmettere alle commissioni parlamentari 
competenti e ai presidenti delle regioni;

�� elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 
2010, le procedure standardizzate di 
effettuazione della valutazione dei rischi 
WHQHQGR� FRQWR� GHL� SUR¿OL� GL� ULVFKLR� H� GHJOL�
indici infortunistici di settore;

�� GH¿QLUH�FULWHUL�¿QDOL]]DWL�DOOD�GH¿QL]LRQH�GHO�
VLVWHPD�GL�TXDOL¿FD]LRQH�GHOOH�LPSUHVH�H�GHL�
lavoratori autonomi;

�� valorizzare sia gli accordi sindacali sia i 
codici di condotta ed etici, adottati su base 
volontaria, che orientino i comportamenti 
dei datori di lavoro, anche secondo i principi 
della responsabilità sociale, dei lavoratori 
H� GL� WXWWL� L� VRJJHWWL� LQWHUHVVDWL�� DL� ¿QL� GHO�
PLJOLRUDPHQWR� GHL� OLYHOOL� GL� WXWHOD� GH¿QLWL�
legislativamente;

�� valutare le problematiche connesse 
all’attuazione delle direttive comunitarie e 
delle convenzioni internazionali stipulate in 
materia di salute e sicurezza del lavoro;

�� promuovere la considerazione della 
differenza di genere in relazione alla 
valutazione dei rischi e alla predisposizione 
delle misure di prevenzione;

�� indicare modelli di organizzazione e gestione 
aziendale.

Comitati regionali di coordinamento (art. 7 
del Dlgs 9 aprile 2008 , n. 81): operano presso 
RJQL� UHJLRQH� H� SURYLQFLD� DXWRQRPD� DO� ¿QH� GL�
realizzare una programmazione coordinata 
di interventi, nonché l’uniformità degli stessi 
ed il necessario raccordo con il Comitato per 
l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive 
e per il coordinamento nazionale delle attività 
di vigilanza in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e con la Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 

Dipendente o equiparato (art.2 del Dlgs 
626/1994): persona che svolge un’attività 
lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro 
pubblico o privato, con o senza retribuzione, 
DQFKH� DO� VROR� ¿QH� GL� DSSUHQGHUH� XQ�PHVWLHUH��
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari. Sono considerati 
lavoratori equiparati, i soci di società ed enti 
cooperativi in genere, anche di fatto, che 
svolgono la loro attività per conto delle società 
e degli Enti stessi, gli allievi delle scuole in cui 
si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili 
H�DSSDUHFFKL� LQ�JHQHUH��$L�¿QL�GHOOD�GH¿QL]LRQH�
degli obiettivi di cui al Patto per la Salute 
(LEA 5%), nella seduta del 15 aprile 2010 il 
coordinamento interregionale ha stabilito che la 
fonte dati al momento più facilmente utilizzabile 
q�FRVWLWXLWD�GDL� ÀXVVL� LQIRUPDWLYL� ,1$,/�5HJLRQL��
effettuando la selezione delle aziende attive al 
31 dicembre dell’ultimo anno disponibile con i 
seguenti criteri relativi agli addetti: dipendenti + 
addetti di PAT con polizze speciali (ad esempio 
soci di cooperative assicurate da INAIL con 
questa forma) >= 1, soci artigiani >= 2.   

formazione�� VHFRQGR� O¶DUW�� �� GHO� 7HVWR� 8QLFR�
sulla salute e sicurezza sul lavoro, indica il 
processo educativo attraverso il quale trasferire 
ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di 
prevenzione e protezione aziendale conoscenze 
e procedure utili alla acquisizione di competenze 
per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi 
FRPSLWL� LQ� D]LHQGD� H� DOOD� LGHQWL¿FD]LRQH�� DOOD�
riduzione e alla gestione dei rischi.

indagine per infortunio e malattia 
professionale: nei casi previsti dal Codice 
Penale come Omicidio Colposo o Lesione 
3HUVRQDOH�&ROSRVD���DUWW������H������LO�SHUVRQDOH�
FRQ�TXDOL¿FD�GL�83*�VYROJH�GL�SURSULD�LQL]LDWLYD�
o su delega della Magistratura le indagini per 
accertare l’eventuale responsabilità di datori di 
ODYRUR��GLULJHQWL��SUHSRVWL�H�DOWUL�ODYRUDWRUL�DL�¿QL�GHO�
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relativo procedimento penale. Contestualmente, 
se ricorrono gli estremi, vengono emesse 
prescrizioni per la regolarizzazione delle 
situazioni non a norma e l’eliminazione dei 
pericoli evidenziati.     

informazione��VHFRQGR� O¶DUW����GHO�7HVWR�8QLFR�
sulla salute e sicurezza sul lavoro, indica 
il complesso delle attività dirette a fornire 
FRQRVFHQ]H� XWLOL� DOOD� LGHQWL¿FD]LRQH�� DOOD�
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente 
di lavoro.

infortunio in itinere: infortunio avvenuto durante 
il tragitto tra la sede di lavoro e l’abitazione. Se 
non è disponibile un servizio mensa aziendale,   
sono compresi anche quelli avvenuti durante 
lo spostamento dal luogo di lavoro a quello 
del pasto. Non necessariamente è causato da 
un incidente stradale e, viceversa, non tutti gli 
incidenti stradali sono infortuni in itinere: se sono
avvenuti in orario di lavoro sono considerati 
infortuni sul lavoro. 

infortunio invalidante�� LQIRUWXQLR� GH¿QLWR� FRQ�
postumi permanenti superiori al 5% in base al 
'35���������H�VXFFHVVLYH�PRGL¿FD]LRQL��

infortunio sul lavoro riconosciuto dall’iNail: 
LQIRUWXQL�LO�FXL�LWHU�VL�q�FRQFOXVR�FRQ�OD�GH¿QL]LRQH�
“Temporaneo”, “Permanente”, “Mortale con 
Superstiti”, “Mortale senza Superstiti”, “Regolare 
senza indennizzo”. Questi sono gli infortuni che 
SHU� O¶,1$,/� ULHQWUDQR� QHOOD� GH¿QL]LRQH� OHJDOH� GL�
LQIRUWXQLR�VXO� ODYRUR� �7�8������������/H�SULPH���
categorie ricevono un indennizzo economico 
da parte dell’Istituto e vengono dette “infortuni 
indennizzati”.

lea: livello essenziale di assistenza che deve 
essere assicurato su tutto il territorio nazionale. 
In questo documento è riferito alla percentuale 
minima del 5% di aziende da ispezionare ogni 

anno sul totale delle aziende operanti nel 
territorio (DPCM 17/12/2007). 

Malattia professionale riconosciuta 
dall’iNail:  per il riconoscimento delle 
tecnopatie l’INAIL si attiene oggi alle tabelle 
GHO�'0�������������8QD�PDODWWLD� ULHQWUDQWH� WUD�
quelle previste dalla tabella (per cui si applica la 
presunzione legale di origine) è detta appunto 
“malattia tabellata”. Le malattie non rientranti tra 
quelle previste, e perciò dette “non tabellate”, 
possono essere riconosciute ma con onere della 
prova della sussistenza del nesso etiologico tra 
lavorazione e malattia a carico dell’assicurato 
�VHQWHQ]D�&�&������������

1RWL¿FD� SUHOLPLQDUH� FDQWLHUH�� GH¿QLWD� DOO¶DUW��
��� GHO� 7HVWR� 8QLFR� VXOOD� VDOXWH� H� VLFXUH]]D�
sul lavoro come la comunicazione che il 
committente o il responsabile dei lavori, prima 
GHOO¶LQL]LR�GHL� ODYRUL�� WUDVPHWWH�DOO¶$]LHQGD�8QLWj�
Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del 
/DYRUR� WHUULWRULDOPHQWH� FRPSHWHQWL�� /D� QRWL¿FD�
preliminare del cantiere è obbligatoria nel 
caso in cui è prevista la presenza, anche non 
contemporanea, di più imprese esecutrici o in 
cui opera un’unica impresa la cui entità presunta 
di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno.

Posizione assicurativa territoriale iNail 
(Pat): vedi note metodologiche dei dati INAIL.

Preo: Programma Regionale per 
l’Epidemiologia Occupazionale, Regione del 
Veneto.

sorveglianza sanitaria ex esposti a 
cancerogeni: visita medica e accertamenti 
strumentali erogati a lavoratori precedentemente 
esposti a cancerogeni e che non sono più 
sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte 
dell’azienda in quanto è cessato il rapporto 
di lavoro. Tende alla diagnosi precoce delle 



90

g l o s s a r i o  e                                s i to g r a f i a

patologie neoplastiche che possono avere 
un lungo periodo di latenza fra esposizione e 
insorgenza della malattia.

tasso grezzo di incidenza: è dato dal rapporto 
tra il numero di infortuni di lavoratori di un 
territorio e il numero di addetti delle aziende 
del territorio; usualmente viene moltiplicato per 
1000. 

tasso standardizzato di incidenza: nel 
confrontare le regioni si deve considerare che 
la distribuzione delle attività lavorative non è 
omogenea, cioè ci sono regioni in cui sono 
maggiormente diffuse attività a rischio elevato. 
Il tasso standardizzato di incidenza calcola 
l’incidenza degli infortuni al netto della diversa 
distribuzione delle attività lavorative. In pratica, 
VL� FRQIURQWD� LO� UHDOH� YHUL¿FDUVL� GL� LQIRUWXQL� FRQ�
TXHOOL�FKH�VL�VDUHEEHUR�GRYXWL�YHUL¿FDUH�VH�QHOOD�
regione la distribuzione delle lavorazioni fosse la 
stessa dell’Italia. 

8I¿FLDOH�GL�SROL]LD�JLXGL]LDULD��83*�: secondo 
O¶DUW����GHO�&RGLFH�GL�3URFHGXUD�3HQDOH�JOL�8I¿FLDOL�
e agenti di polizia giudiziaria devono, anche 
di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, 
impedire che vengano portati a conseguenze 
ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli 
atti necessari per assicurare le fonti di prova 
e raccogliere quant`altro possa servire per 
l`applicazione della legge penale. I tecnici della 
SUHYHQ]LRQH� VRQR� XI¿FLDOL� GL� SROL]LD� JLXGL]LDULD��
nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo 
le rispettive attribuzioni, generalmente a seguito 
GL� QRPLQD� GD� SDUWH� GHO� SUHIHWWR�� 7DOH� TXDOL¿FD�
consente il potere di accesso ai luoghi di lavoro 
e consente lo svolgimento delle azioni previste 
GDO�'/JV���������SUHVFUL]LRQL��

Note MetoDologiCHe Dati iNPs

aziende e operai agricoli dipendenti
I dati statistici sono ottenuti dalle informazioni 
FRQWHQXWH�QHL�PRGHOOL�'0$*�FKH�L�GDWRUL�GL�ODYRUL�
operanti in agricoltura sono tenuti a presentare 
WULPHVWUDOPHQWH� DOO¶,136� DO� ¿QH� GL� GLFKLDUDUH�
gli operai, a tempo determinato e/o a tempo 
indeterminato, che hanno lavorato nei singoli 
mesi del trimestre.
Con riferimento all’azienda, l’unità statistica 
RJJHWWR� GL� ULOHYD]LRQH� q� LGHQWL¿FDWD� GDO�
³FRGLFH� ¿VFDOH´� GHOO¶D]LHQGD� YDOLGR� QHOO¶DPELWR�
provinciale; viceversa un’azienda che opera 
LQ� SL�� SURYLQFH� FRQ� OR� VWHVVR� FRGLFH� ¿VFDOH� q�
considerata tante volte quante sono le province 
in cui è presente. 
Con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti, 
l’unità statistica oggetto di rilevazione è il 
³FRGLFH�¿VFDOH´�GHO� ODYRUDWRUH�QHOOD�SURYLQFLD�GL�
lavoro prevalente. Il lavoratore presente in più 
province è rilevato soltanto nella provincia in cui 
è stato riscontrato il maggior numero di giornate 
lavorate. Il numero di lavoratori è ottenuto dalla 
somma delle unità statistiche (indica le “teste”) 
quindi un lavoratore che abbia avuto più di 
un rapporto di lavoro nello stesso mese viene 
contato una sola volta.

aziende e lavoratori agricoli autonomi 
I dati statistici sono ottenuti dalle informazioni 
contenute nei modelli di iscrizione, che i lavoratori 
operanti in agricoltura sono tenuti a presentare 
DOO¶,136�HQWUR����JLRUQL�GDOO¶LQL]LR�GHOO¶DWWLYLWj��H�R�
nei modelli di variazione.
Con riferimento alle aziende, l’unità statistica 
RJJHWWR�GL� ULOHYD]LRQH�q� LGHQWL¿FDWD�GDO� ³FRGLFH�
¿VFDOH´�GHOO¶D]LHQGD�

Note MetoDologiCHe
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I lavoratori autonomi in agricoltura si distinguono 
in:
�� FROWLYDWRUL�GLUHWWL��VRQR�L�SURSULHWDUL��DI¿WWXDUL��

HQ¿WHXWL��XVXIUXWWXDUL��SDVWRUL��DVVHJQDWDUL�GL�
fondi nonché appartenenti ai rispettivi nuclei 
familiari che, direttamente e abitualmente, 
si dedicano alla coltivazione dei fondi, 
all’allevamento del bestiame ed allo 
svolgimento delle attività connesse; 

�� mezzadri, sono coloro che, in proprio o quali 
capi della famiglia colonica, si associano al 
proprietario del fondo apportando all’impresa 
agricola soprattutto il lavoro personale e 
della famiglia che deve stabilmente risiedere 
nel fondo; 

�� coloni,  si differenziano dai mezzadri per 
l’apporto parziale del lavoro nella coltivazione 
del fondo e non devono stabilmente risiedere 
nel podere della casa colonica; 

�� imprenditori agricoli professionali,  sono 
coloro che svolgono autonomamente, 
con capacità professionale, attività di 
conduzione dell’azienda agricola, dedicando 
all’attività almeno il 50% della propria attività 
complessiva ricavandone almeno il 50% del 
proprio reddito globale. 

imprese e occupati dipendenti del settore 
privato non agricolo
I dati fanno riferimento all’impresa ed alla sua 
sede legale (accentramento contributivo), 
anziché all’unità locale come avviene nei 
censimenti; infatti le aziende, soprattutto se 
di grandi dimensioni, a volte accentrano il 
versamento dei contributi nella provincia in cui 
hanno la sede legale, rendendo praticamente 
impossibile la rilevazione del dato a livello locale.
Il considerare l’entità “impresa” (l’organizzazione 
di un’attività economica costituita da una o più 
unità locali) richiede cautela nell’interpretazione 
dei dati a livello territoriale in quanto si osserva 
un addensamento apparente dei lavoratori 
nelle province ove ha sede legale l’impresa 

�HV�� *HQRYD�� 0LODQR�� 1DSROL�� 5RPD�� 7RULQR��
ecc.), mentre nella realtà tali lavoratori possono 
lavorare in altre province ove ha sede l’unità 
locale (le imprese plurilocalizzate rappresentano 
FLUFD�LO����GHO�WRWDOH�GHOOH�LPSUHVH���
L’universo censito riguarda la totalità di lavoratori 
dipendenti, italiani e stranieri del settore privato 
ed una parte di lavoratori dipendenti del settore 
pubblico (amministrazioni dello Stato, anche 
ad ordinamento autonomo, enti pubblici non 
economici, aziende a partecipazione statale, 
personale non di ruolo della scuola, enti locali, 
86/��HFF���H�GHO�UDPR�$JULFROWXUD��FDFFLD��IRUHVWH�
e pesca (apprendisti, impiegati e dirigenti). Non 
viene quindi rilevata la parte di lavoro autonomo 
eventualmente presente in un’impresa (titolari, 
collaboratori familiari, soci, ecc.).
$O� ¿QH� GL� HYLWDUH� XQD� HUUDWD� OHWWXUD� GHL� GDWL�
statistici sulle imprese e sugli occupati, l’INPS 
ha escluso dalle tabelle presentate i lavoratori 
dipendenti del settore pubblico e del ramo 
Agricoltura, caccia, foreste e pesca.

Note MetoDologiCHe Dati istat

Censimento generale dell’agricoltura: 
Il 6° Censimento generale dell’agricoltura 
rileva in ciascun Comune le aziende agricole e 
zootecniche, anche se prive di terreno agrario, 
da chiunque condotte le cui dimensioni in termini 
GL� VXSHU¿FLH� R� GL� FRQVLVWHQ]D� GHO� EHVWLDPH�
allevato siano uguali o superiori alle soglie 
PLQLPH� ¿VVDWH� GDOO¶,VWDW� QHO� ULVSHWWR� GL� TXDQWR�
stabilito dal Regolamento (CE) n. 1166/2008.
La manodopera aziendale comprende le persone 
di 16 anni e più che hanno svolto giornate di 
ODYRUR�LQ�D]LHQGD�QHOO¶DQQDWD�DJUDULD������������
La manodopera aziendale può essere composta:
�� dalla famiglia del conduttore e dai suoi parenti 

nel caso la forma giuridica dell’azienda sia 
quella dell’azienda individuale o di altre 
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forme giuridiche comprendenti persone 
legate da vincoli di parentela (ad esempio 
società semplici o di persone composte da 
membri familiari);

�� da lavoratori extra familiari, che comprendono 
i lavoratori assunti dall’azienda in forma 
continuativa o in forma saltuaria, e i lavoratori 
non assunti direttamente dall’azienda ma 
ad esempio da imprese appaltatrici di 
manodopera o da gruppi di aziende.

Il totale delle giornate di lavoro della manodopera 
familiare si ottiene dalla somma del “numero 
giorni” di lavoro svolto dalle singole persone, 
indipendentemente dalle ore giornaliere 
prestate.

rilevazione sulle forze di lavoro: dall’indagine 
VXOOH� IRU]H� GL� ODYRUR� GHULYDQR� OH� VWLPH� XI¿FLDOL�
degli occupati e delle persone in cerca di lavoro, 
nonché informazioni sui principali aggregati 
dell’offerta di lavoro. Le informazioni vengono 
raccolte dall’Istat intervistando ogni trimestre 
un campione di quasi 77 mila famiglie, pari a 
175 mila individui residenti in Italia, anche se 
temporaneamente all’estero. Sono escluse le 
famiglie che vivono abitualmente all’estero e 
i membri permanenti delle convivenze (istituti 
religiosi, caserme ecc.). L’attuale rilevazione 
campionaria è continua in quanto le informazioni 
sono raccolte in tutte le settimane dell’anno e 
non più in una singola settimana per trimestre. 

indagine mensile sulla produzione 
industriale: L’indagine, rivolta esclusivamente 
alle industrie appartenenti alle sezioni di attività 
economica B, C e D , descrive attraverso la 
rilevazione dei volumi di produzione l’andamento 
dell’ attività produttiva in Italia. L’indagine mensile 
sulla produzione industriale viene effettuata 
direttamente presso un panel longitudinale 
di imprese di norma con più di 20 addetti che 
comunicano i volumi di produzione mensile 
relativi ad un paniere di prodotti elementari. 

Ad integrazione di tali dati, per la stima degli 
DQGDPHQWL�SURGXWWLYL�GL�VSHFL¿FL�VHWWRUL�LQGXVWULDOL��
afferenti soprattutto al settore dell’estrazione 
di minerali e al settore energetico, vengono 
utilizzate anche altre fonti statistiche. 

indice di produzione delle costruzioni: La 
stima dell’indice di produzione nelle costruzioni 
(IPC) ha come campo di osservazione tutta 
l’attività delle costruzioni riferita sia alla nuova 
attività sia alla manutenzione. La periodicità 
GHOO¶LQGLFH� H¶� VWDWD� WULPHVWUDOH� ¿QR� DO� WHU]R�
trimestre del 2010, dopo il quale e’ iniziata la 
GLIIXVLRQH�PHQVLOH��'DWD�OD�GLI¿FROWj�GL�HIIHWWXDUH�
una rilevazione diretta della produzione delle 
imprese del settore, la metodologia utilizzata per 
il calcolo dell’IPC è di tipo indiretto: l’andamento 
dell’output viene stimato a partire da misure 
dell’evoluzione degli input produttivi (le ore 
ODYRUDWH��JOL�LQSXW�LQWHUPHGL�HG�LO�FDSLWDOH�¿VLFR���
sulla base della funzione di produzione del settore 
effettuata a partire dai dati elementari di impresa 
riferiti al 2005. L’approccio basato sulla funzione 
di produzione costituisce, come evidenziato 
nel manuale metodologico dell’Eurostat sulle 
statistiche di breve termine, uno dei metodi 
preferibili per la misurazione della produzione 
in un settore, quale quello delle costruzioni, per 
il quale la rilevazione diretta dell’output presso 
OH�LPSUHVH�SRQH�QRWHYROL�SUREOHPL�VLD�GH¿QLWRUL��
sia pratici ed organizzativi a causa della forte 
prevalenza di imprese di piccole e piccolissime 
dimensioni. Per l’elaborazione corrente dell’IPC, 
i valori assunti dalle variabili di input in ciascun 
mese vengono calcolati ricorrendo a fonti 
informative diverse.
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Note MetoDologiCHe Dati iNail

Posizione assicurativa territoriale (Pat): 
utilizzata da INAIL per gestire il rapporto 
assicurativo con le aziende e distinguere i 
lavoratori delle varie sedi e/o con diversa 
esposizione al rischio. Quindi non vi è una 
relazione univoca tra azienda e/o unità locale e 
PAT, anche se nella maggior parte dei casi una 
PAT rappresenta una unità locale. Infatti vi sono 
casi di unità locali a cui vengono attribuite più PAT 
in relazione a gruppi di lavoratori esposti a rischi 
diversi ma che operano nella stessa sede. Esiste 
tuttavia il caso (accentramento contributivo) 
in cui, per agevolare il rapporto assicurativo di 
aziende plurilocalizzate, le masse salariali di 
più unità locali vengono concentrate in un’unica 
PAT accentrante; in questo caso, nell’archivio 
distribuito, non sono disponibili informazioni 

VXOOH�³3$7�¿JOLH´��$�RJQL�3$7�YHQJRQR�DVVHJQDWH�
una o più voci di tariffa in base alle lavorazioni 
svolte anche se la maggioranza della PAT ha 
una sola voce.

addetti:  corrisponde alla somma dei dipendenti, 
degli artigiani e degli appartenenti alle cosiddette 
polizze speciali; per i dipendenti si tratta del 
numero stimato di lavoratori assicurati, ricavato 
dal monte salari dichiarato dall’azienda; più 
precisamente corrisponde al numero di addetti/
anno dove 1 addetto=300 giornate lavorative 
retribuite. Per effettuare il calcolo si utilizza 
il monte salari complessivo rapportato alla 
retribuzione media per provincia e settore di 
attività dei soggetti infortunati. Per gli artigiani e 
gli addetti di PAT assicurate con polizze speciali, 
si tratta invece di soggetti conteggiati pro capite.

g l o s s a r i o  e                                 s i to g r a f i a
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siti Citati Nel testo :

Piano Nazionale per la Prevenzione - sito del Ministero della salute
http://www.salute.gov.it/sicurezzaLavoro/sicurezzaLavoro.jsp 

Piani regionali per la Prevenzione  - sito CCM network
KWWS���ZZZ�FFP�QHWZRUN�LW�3QSB���������BSLDQL�UHJLRQDOL

Piano Nazionale edilizia 
��VLWR�D�VXSSRUWR�GHO�SLDQR�HGLOL]LD��
http://www.prevenzionecantieri.it/j/  
��LO�SLDQR�QD]LRQDOH�SUHYHQ]LRQH�LQ�HGLOL]LD�q�FRQVXOWDELOH�QHO�VLWR�GHO�0LQLVWHUR�GHOOD�6DOXWH�
http://www.salute.gov.it/sicurezzaLavoro/sicurezzaLavoro.jsp

Utilizzo dei sistemi informativi correnti per la programmazione delle attività di prevenzione 
nei luoghi di lavoro
KWWS���ZZZ�GRUV�LW�DOOHJ������*1)B����������B9HUVLRQH����SGI
KWWS���ZZZ�GRUV�LW�DOOHJ������HVWUDWWRBVFKHGHBSURJUDPPD]LRQH�SGI

sistema di sorveglianza infortuni mortali (infor.mo)
KWWS���ZZZ�LVSHVO�LW�JHWLQI�LQIRUPR�KRPHBLQIRUPR�DVS

sistema di sorveglianza malattie professionali (Mal.Prof)
KWWS���ZZZ�LVSHVO�LW�VWDWLVWLFKH�LQGH[BPS�DVS

Centro regionale di Documentazione per la Promozione della salute
http://www.dors.it/

Datawarehouse delle statistiche prodotte dall’istat
http://dati.istat.it/

sitografia
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osservatori statistici iNPs
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b6840%3b&lastMenu=6840&iMenu=1&iNod
o=6840&p4=2

registro nazionale mesoteliomi
http://www.ispesl.it/renam/Index.asp

altri siti CoNsigliati:

Conferenza delle regioni e delle Province autonome – lavoro e sicurezza 
KWWS���ZZZ�UHJLRQL�LW�LW�VKRZ�ODYRURBHBVLFXUH]]D�PDWHULH�SKS"SDJ �	PDWHULD ��

link ai siti delle regioni
KWWS���ZZZ�UHJLRQL�LW�OLQN�SKS"FDWHJRULD 5HJLRQL

Ministero della salute – sicurezza sul lavoro
http://www.salute.gov.it/sicurezzaLavoro/sicurezzaLavoro.jsp

Ministero del lavoro – sicurezza sul lavoro
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro

indagine europea sulle condizioni di lavoro
KWWS���ZZZ�HXURIRXQG�HXURSD�HX�VXUYH\V�VPW�HZFV�UHVXOWVBLW�KWP

eurostat – sicurezza sul lavoro
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/introduction

iNail – Banca dati statistica 
KWWS���ZZZ�LQDLO�LW�3RUWDOH�DSSPDQDJHU�SRUWDOH�GHVNWRS"BQISE WUXH	BSDJH/DEHO 3$*(B
STATISTICHE
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indicatori della Comunità europea per il monitoraggio della salute
KWWS���ZZZ�KHDOWKLQGLFDWRUV�HX�REMHFWBGRFXPHQW�R����Q������KWPO

istat – Dati sul lavoro
http://www.istat.it/it/archivio/lavoro

epicentro – i.s.s. – salute e lavoro
http://www.epicentro.iss.it/focus/lavoro/lavoro.asp

tumori professionali - seriCo
KWWS���WXPRULSURIHVVLRQDOL�LVSHVO�LW�DUJRPHQWRBVHULFR�DVS"FDW ���

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/123/CR7c/C7

Attività delle regioni per la

prevenzione nei luoghi di

lavoro
e per il contrasto agli infortuni

sul lavoro e alle malattie

professionali

Anno 2010

attività delle regioni per la prevenzione nei luoghi di lavoro e per 
il contrasto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, 
anno 2010
KWWS���ZZZ�UHJLRQH�YHQHWR�LW�15�UGRQO\UHV��%&&���'��'�$��$$)�
%)''��%&�%)$�)�'����DatiAttivit%C3%A0regioni2010.pdf

PreCeDeNte eDiZioNe
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