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Spesa media mensile 

familiare totale 2.460,80 euro



400

410

420

430

440

450

460

470

480

2002 2003 2004 2005 2006

ITALIA (var.% 7,41%)

NORD (var.%

12,26%)

CENTRO (var.%

7,19%)

MEZZOGIORNO

(var.% 8,39%)

Dinamica della spesa media mensile familiare in alimenti

e bevande per ripartizione geografica 

Valori in euro (2002-2006)

Fonte: ISTAT,Annuario Statistico Italiano , anni vari



-2

-1

0

1

2

3

4

5

03/02 04/03 04/05 06/05

%

Valori correnti

Prezzi

Quantità

Variazione % della spesa media mensile familiare in

alimenti e bevande, delle quantità acquistate e dei prezzi

Valori in euro (2002- 2006)

Tra 2000 e 2006

potere d’acquisto delle

famiglie a pr. 2000 è

invariato (Bankitalia)

Riduzione della propensione

al risparmio: tra il 2005 e 

il 2006 –1,3% (ISMEA)

Effetto 

ingresso 

euro

Fonte: ISMEA, AC Nielsen, 2007
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Quota di spesa media mensile familiare in alimenti

e bevande sulla totale per categoria di reddito (2006)
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% famiglie che dichiarano in alcuni periodi 

dell'anno di non avere soldi per l’acquisto di cibo 

Valori percentuali (2004 – 2005)

Fonte: ISTAT, anni vari



Quali alimenti acquistano le 

famiglie italiane?
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Come si nutrono

le famiglie italiane?



Distanza dalla “dieta ideale”

Ritorno alla dieta ideale:

- costo addizionale dell’1,4% per una famiglia media americana;

- costo addizionale del 2,8% per le famiglie povere.

Fonte: Mazzocchi,  2005

Riferimento negativo

per il legame tra

alimentazione e salute
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Fonte: The Economist
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Fonte: International Obesity Task Force, 2003



Costi sociali: spesa sanitaria

Costi diretti

Costi indiretti

Cura delle malattie

(ospedalizzazione, visite mediche,

medicine, analisi di laboratorio)

Perdita di giornate lavorative e di

guadagni, valutazione del dolore,

perdite di opportunità.

Obesità: OMS +7% 

spesa sanitaria PS
Obesità: OMS +7% 

spesa sanitaria PS

Obesità: +3/4% 

spesa sanitaria in Germania

ILO: –20% produttività

del lavoro nei PS

Obesità: +3/4% 

spesa sanitaria in Germania

ILO: –20% produttività

del lavoro nei PS



Politiche che cambiano le 
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Politiche dal lato dell’offerta che 

influenzano la disponibilità

Politiche

UE politica comune e 

coordinamento interventi SM

SM consapevolezza 

del problema



Costi ambientali
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Fonte: OECD,  2007



Priorità per affrontare la crisi emergente

Creazione adeguata 

banca dati e sistema

monitoraggio

Coordinamento delle

politiche alimentari

Coordinamento tra

politiche

Ricerca dell’equilibrio

intervento pubblico

e privato



Necessità di un impegno sinergico e ben equilibrato

RicercaRicerca

Soggetto privato

(filiera alimentare)
Soggetto privato

(filiera alimentare)
IndividuiIndividui

Soggetto pubblicoSoggetto pubblico

Crisi alimentare


