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Il 2020, a causa della profondità e pervasività della pandemia da Covid-19,
ha rappresentato per la maggior parte dei paesi del mondo un anno di forte
contrazione dell’economia. Complessivamente il Pil sì è ridotto del 3,3%,
dopo l’espansione del 2,8% registrata nel 2019.

IL 2020: IL MONDO

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook
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IL 2020: IL MONDO

 L'impatto della crisi è stato eterogeneo tra le principali economie
mondiali. I Paesi avanzati hanno subito un calo del PIL del 4,7%, mentre
quelli emergenti sono riusciti a contenerne la flessione (-2,2%). Su tali
dinamiche ha inciso la risoluzione dell’emergenza sanitaria, che ha
guidato prima la Cina (+2,3%) e i vicini paesi asiatici.

 Nell’area dell’euro, il deterioramento delle condizioni economiche ha
determinato un crollo del PIL del 6,6%. Ne hanno risentito fortemente i
servizi, in particolare tutte le attività a maggiore contatto con la clientela
e il turismo. La manifattura, per contro, si è mostrata più resiliente,
soprattutto nell’ultima parte dell’anno. Ciò va in parte a spiegare le
divergenze tra gli andamenti negli Stati membri, con la Germania che è
riuscita a contenere la caduta del PIL (-4,9%) a fronte degli altri
maggiori Paesi dove invece è risultata più intensa (-8,2 %per la Francia
e -10,8% la Spagna, -8,9% l’Italia).

 Negli Stati Uniti, la caduta del PIL nel 2020 si è rivelata più contenuta
rispetto a quella degli altri Paesi avanzati (-3,5%), grazie ai significativi
interventi di politica fiscale.



Fonte:  Istat, Conti economici nazionali

Dopo la drammatica flessione dei livelli produttivi registrata nella prima metà dell’anno all’insorgere
dell’emergenza, la forte ripresa delle attività produttive segnata nei mesi estivi è stata arrestata da una
nuova recrudescenza dell’infezione che, a partire dalla fine di ottobre, ha messo nuovamente sotto
pressione le strutture sanitarie.

IL 2020: L’ITALIA – IL PIL
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IL 2020: l’ITALIA – L’EXPORT

L’export ha registrato una caduta doppia rispetto a quella evidenziata nel 2009, ma il ritorno ai livelli
pre-crisi appare decisamente più rapido. Resta invariata la quota italiana sull’export mondiale (2,8%)

Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale dell'Italia

Fonte: Istat, Statistiche sul commercio estero



IL 2020: l’ITALIA – IL TURISMO

I viaggi e il turismo sono stati tra i settori più colpiti con aeroplani a
terra, hotel chiusi e restrizioni messe in atto per contenere la
pandemia. Nel Bel Paese, il fatturato turistico è diminuito del 61%:
dato migliore se confrontato con la Spagna (-76%), ma più marcato
di quello della Francia (-50%)



Fonte:  Istat, Rilevazione sulle forze lavoro

Le misure di restrizione agli spostamenti hanno influenzato la partecipazione al mercato del lavoro: nel
2020 si è registrata una riduzione dei soggetti in cerca di occupazione (-10,0%). Ciò ha determinato una
riduzione del tasso di disoccupazione al 9,3%(-0,7 punti rispetto al 2019). Specularmente, la crescita del
numero di inattivi (+5,6 %) ha determinato l’aumento del tasso di inattività al 36,5 %(+2,1 punti rispetto al
2019). La crescita dell’inattività, congiuntamente alla riduzione della disoccupazione mostra come le
limitazioni agli spostamenti abbiano concorso a ridimensionare l’ammontare della disoccupazione
effettivamente presente nel mercato del lavoro.

IL 2020: L’ITALIA – IL MERCATO DEL LAVORO

Tasso di disoccupazione e tasso di partecipazione



Pil, occupati, unità di lavoro a tempo pieno e ore lavorate 
(Indici destagionalizzati primo trimestre 2008=100)

Fonte: Istat, Conti nazionali

Nel 2020 l’emergenza sanitaria e le misure introdotte per contenerla hanno portato alla sospensione
delle attività di interi settori produttivi generando, anche nella nostra regione, uno shock senza
precedenti sia sulla produzione di beni e servizi sia, di conseguenza, sul mercato del lavoro. Il blocco dei
licenziamenti e la cassa integrazione hanno, tuttavia, evitato che le ricadute su occupazione ed
economia assumessero toni drammatici.

IL 2020: L’ITALIA – IL MERCATO DEL LAVORO



CUNEO: LE DIECI CIFRE

INDICATORI
CUNEO PIEMONTE

2019 2020 2019 2020

Valore aggiunto per abitante (euro) 29.893 27.705 28.677 26.497

Imprese registrate (comprensive di UL) 81.787 80.994 527.560 526.068

Imprese femminili 15.277 15.044 96.591 95.879

Imprese giovanili 6.109 5.880 38.812 37.875

Imprese straniere 4.192 4.197 44.785 46.373

Tasso di sopravvivenza imprese a tre anni
(imprese iscritte nel 2016 e 2017) (%) 76,6 74,5 70,2 70,8

Tasso di disoccupazione (15-64 anni) (%) 5,0 4,8 7,8 7,7

Tasso di disoccupazione giovanile  
(15-24 anni) (%) 16,6 12,9 26,8 24,6

Tasso di occupazione (15-64 anni) (%) 69,4 68,8 66,0 64,6

Esportazioni (milioni di euro) 8.453 7.871 46.903 40.951



IL VALORE AGGIUNTO



Piemonte

Cuneo

126,9 miliardi di euro     
(-8,0% sul 2019)

18,0 miliardi di euro       
(-6,7% sul 2019)

Anno 2020

Nel 2020 Cuneo ha generato 18,0 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 
producendo il 14% della ricchezza totale regionale e arrivando all’1% di quella 

nazionale. 

CUNEO: IL PRODOTTO INTERNO LORDO

Fonte: Stima Unioncamere Piemonte su dati Istat



IL VALORE AGGIUNTO PRO-
CAPITE SI CONFERMA 

SUPERIORE A QUELLO MEDIO 
REGIONALE E NAZIONALE

CUNEO: IL VALORE AGGIUNTO

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Cuneo su dati Prometeia
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CUNEO: IL VALORE AGGIUNTO

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Cuneo su dati Prometeia
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CUNEO: IL VALORE AGGIUNTO

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Cuneo su dati Prometeia
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CUNEO: IL VALORE AGGIUNTO

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Cuneo su dati Prometeia

Valore 
aggiunto 

Agricoltura

Valore 
aggiunto 

Industria in 
senso stretto

Valore 
aggiunto 

costruzioni

Valore 
aggiunto 
Servizi

Cuneo -4,5% -10,4% -10,7% -7,6%

Piemonte -3,6% -13,0% -6,7% -8,6%

Italia -3,8% -12,2% -6,5% -8,6%

Valore aggiunto(*) per settore
Variazione % 2020/2019

(*) variazione su valori concatenati



LE IMPRESE



Fonte: InfoCamere su dati Registro Imprese, Dashboard Economia Cuneo, 2021 

CUNEO: IL TESSUTO IMPRENDITORIALE



Sedi d’impresa registrate

CUNEO: IL TESSUTO IMPRENDITORIALE

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere
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Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere
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CUNEO: IL TESSUTO IMPRENDITORIALE



Fonte: InfoCamere su dati Registro Imprese, Dashboard Economia Cuneo, 2021 

CUNEO: IL TESSUTO IMPRENDITORIALE



Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere
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CUNEO: IL TESSUTO IMPRENDITORIALE



Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere
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CUNEO: IL TESSUTO IMPRENDITORIALE



Nel 2020 le imprese cuneesi registrano un tasso di sopravvivenza (a 3 anni dall'iscrizione) pari al 74,5%, il
valore più alto dal 2014. Analogo miglioramento in ambito regionale, pur a fronte di valori più bassi (70,8%).

Fonte: InfoCamere su dati Registro Imprese, Dashboard Economia Cuneo, 2021 

CUNEO: IL TESSUTO IMPRENDITORIALE



Imprese 
femminili

% sul 
totale 

imprese 
registrate

Imprese 
giovanili

% sul 
totale 

imprese 
registrate

Imprese 
straniere

% sul 
totale 

imprese 
registrate

Cuneo 15.044 22,6% 5.880 8,9% 4.197 6,3%

Piemonte 95.879 22,5% 37.875 8,9% 46.373 10,9%

Italia 1.336.227 22,0% 541.159 8,9% 631.157 10,4%

Imprese femminili, giovanili e straniere 

Anno 2020

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere

CUNEO: IL TESSUTO IMPRENDITORIALE



Sebbene con un peso inferiore in termini di 
incidenza le imprese straniere sono le uniche che 

mostrano un trend in costante crescita

Fonte: InfoCamere su dati Registro Imprese, Dashboard Economia Cuneo, 2021 

CUNEO: IL TESSUTO IMPRENDITORIALE



INDUSTRIA
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CUNEO: LA CONGIUNTURA MANIFATTURIERA



Anno
2020

Produzione
industriale

Ordinativi 
interni

Ordinativi 
esteri

Fatturato 
totale Fatturato 

estero

Produzione 
assicurata 

in 
settimane

Grado 
utilizzo 
impianti

Cuneo -3,3% -3,2% -2,0% -2,0% -2,3% 7,4 61,2%

Piemonte -5,9% -6,3% -1,0% -5,3% -4,9% 6,6 57,9%

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull‘industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

CUNEO: LA CONGIUNTURA MANIFATTURIERA
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Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull‘industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

CUNEO: LA CONGIUNTURA MANIFATTURIERA
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Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull‘industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

Variazione della produzione per classi dimensionali
Anno 2020/2019

CUNEO: LA CONGIUNTURA MANIFATTURIERA



IL TURISMO



CUNEO: OFFERTA TURISTICA

Fonte: InfoCamere su dati Registro Imprese, Dashboard Economia Cuneo, 2021 



CUNEO: ARRIVI E PRESENZE TURISTICHE
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Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Osservatorio Turistico della Regione Piemont
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CUNEO: TURISTI PER PROVENIENZA

Turisti della provincia di Cuneo distinti per area di provenienza
Anno 2020

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Osservatorio Turistico della Regione Piemont



IL MERCATO DEL LAVORO



250mila occupati (15-64 anni)
(-1,3% rispetto al 2019)

CUNEO: IL MERCATO DEL LAVORO

Fonte: elaborazione OML Regione Piemonte su dati RCFL-ISTAT.
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Tasso di occupazione 15-64 anni
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Fonte: elaborazione OML Regione Piemonte su dati RCFL-ISTAT.

CUNEO: IL MERCATO DEL LAVORO



 Le persone in cerca di occupazione, nel 2020, si attestano a
12.600, in diminuzione rispetto al 2019 (13.400).

 Il tasso di disoccupazione migliora, cioè diminuisce, anche a
causa del il passaggio all’inattività del 36% dei disoccupati
registrati nel 2019.

 Il tasso di mancata partecipazione al lavoro, che per la
Provincia di Cuneo è pari all’8,9% nel 2020, risulta in
aumento rispetto al 2019 (8%).

Fonte: elaborazione OML Regione Piemonte su dati RCFL-ISTAT.

CUNEO: IL MERCATO DEL LAVORO
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CUNEO: IL MERCATO DEL LAVORO



Nel 2020 si registra un incremento esponenziale e straordinario della cassa 
integrazione per far fronte ai fermi delle attività imposti per contenere il diffondersi 

dell’epidemia, limitando le conseguenze sul mercato del lavoro 
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Fonte: elaborazione OML Regione Piemonte su dati INPS.

CUNEO: IL MERCATO DEL LAVORO
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CUNEO: IL MERCATO DEL LAVORO



L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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(dati in milioni di euro)

7,8 miliardi di 
euro (-6,9% 

rispetto al 2019)

4,2 miliardi di 
euro (-5,4% 

rispetto al 2019)

l saldo della bilancia commerciale è stato di 3,6 miliardi di euro, risultato 
peggiore rispetto a quanto realizzato nel 2019 (4 miliardi di euro)

CUNEO: IL COMMERCIO ESTERO

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat



Export cuneese per prodotti

Variazione % 2020/2019

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat
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CUNEO: IL COMMERCIO ESTERO



Export cuneese verso i Paesi Ue27

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat

Francia 
30,2%

Germania 
24,9%

Spagna 
8,9%

Polonia
7,0%

Belgio
5,5%

Paesi Bassi
3,0%

Repubblica Ceca
2,9%

Austria
2,6%

Altri Paesi
15,1%

Composizione dell'export cuneese verso i  paesi 
Ue-27 Post Brexit  

Anno 2020

-9,9%
-8,4%

-19,3%

-15,8%

-3,9%

-10,3%

-14,1%

-1,6%

-8,7%

-10,4%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

Francia Germania Spagna Polonia Belgio Paesi Bassi Repubblica 
Ceca

Austria Altri paesi
Ue-27 Post 

Brexit

Esportazioni cuneesi verso i principali Paesi  
Ue-27 Post Brexit  
Var. % 2020/19

Il bacino dell’Ue-27 post Brexit si conferma, anche per il 2020, la destinazione principale 
delle esportazioni cuneesi, assorbendo il 62,4% delle vendite all’estero

CUNEO: IL COMMERCIO ESTERO



Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat
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 Già a partire dai primi mesi del 2020 la crisi pandemica ha colpito
pesantemente anche il nostro Paese, la nostra regione e la
provincia di Cuneo.

 Nella media 2020 Cuneo mostra una maggior resilienza rispetto al
contesto regionale e nazionale. Mercato del lavoro, industria
manifatturiera e commercio estero, infatti, subisco un impatto
meno intenso.

 La fotografia del 2020 è sicuramente piena di ombre, ma allo
stesso tempo lascia intravedere i punti di forza della realtà
cuneese e mette in luce nuove opportunità da cogliere. Gli attori
economici del territorio dovranno partire da un equilibrio diverso
da quello esistente nel periodo pre-covid per trovare nuove strade
e canali di sviluppo.

CONCLUSIONI
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