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TERRITORIO E POPOLAZIONE

Castagneto C.

Piombino

Follonica

POP. 

2024 

SUP. 

Kmq 

UL 

IMPRESE

ADDETTI 

UL 2022

SLL CASTAGNETO 9.188 189 908 2.923

Castagneto C. 8.716 142 877 2.852

Sassetta 472 27 31 71

SLL PIOMBINO 54.198 339 4.418 16.134

Campiglia M. 12.416 83 1.127 3.734

Piombino 32.443 130 2.360 9.963

San Vincenzo 6.406 33 705 1.921

Suvereto 2.933 92 226 516

SLL FOLLONICA 41.728 700 3.831 11.087

Follonica 20.319 56 2 296 6 686

Gavorrano 8.305 164 525 1 069

Massa M. ma 8.182 283 556 1 395

Montieri 1.173 108 70 133

Scarlino 3.749 88 384 1 804
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UNA MISURA SINTETICA DI FORZA ECONOMICA
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OCCUPATI E VALORE AGGIUNTO PC PER SLL

Se consideriamo la capacità dei territori di produrre ricchezza e occupazione come due indicatori di sviluppo, 

la maggior parte dei sistemi locali toscani si colloca al di sotto della media regionale, spinta in avanti dalle 

città, Firenze su tutte. I SLL prevalentemente turistici tendono a collocarsi nel quadrante in basso a sinistra. 
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I TERRITORI OGGETTO DI ANALISI: NON SOLO LE AREE SNAI

Sono analizzati tutti i Comuni toscani classificati area interna secondo la nuova mappatura CIPESS  del 15/02/2022

AREE SNAI (COLORATE), ALTRE AREE INTERNE (GRIGIE)                                                 AREE OGGETTO DI ANALISI (COLORATE)

7. Valdarno 

Aretino

1. Lunigiana-Garfagnana-

M.Valle-Appennino P.se

2. Valdarno-Sieve-

Mugello-Bisenzio

3. Casentino 

- Valtiberina

4. A. Valdera 

- A V Cecina 

- Metallifere- 

Merse

5. Amiata Val 

d’Orcia - Fiora

6. Valdichiana 

Si / Ar

8. Valdelsa 

- Chianti

9. Costa 

Sud e Isole



5

MORFOLOGIA, INSEDIAMENTI

Macro- 

aree
Aree di analisi 

% Sup. 

Montana

% Sup. 

Boscata

% Sup. 

Agricola

Abitanti   

per Km2

% Pop. in 

frazioni

% Pop. 

rischio frana

% Pop. rischio 

idraulico

% Pop. rischio 

sismico

Aree Nord

LUNIGIANA - GARFAGNANA 

MEDIAVALLE- APP. P.SE 100% 85% 9% 49 64% 17% 11% 100%
VALDARNO - SIEVE -

MUGELLO - BISENZIO 99% 76% 18% 61 33% 5% 12% 100%
CASENTINO -

VALTIBERINA 100% 72% 23% 46 38% 4% 8% 100%

Aree Sud

A. VALDERA  - A. V. CECINA

C. METALL. VALDIMERSE 64% 61% 35% 24 47% 9% 3% 0%
AMIATA V. ORCIA AMIATA 

GR. COLLINE DEL FIORA 68% 44% 52% 23 34% 15% 2% 24%
VALDICHIANA 

SENESE E ARETINA 25% 32% 60% 71 43% 5% 10% 39%

Aree 

Intermedie

VALDARNO 

ARETINO 29% 57% 32% 168 39% 4% 18% 0%
VALDELSA – 

CHIANTI 23% 54% 36% 67 38% 3% 7% 0%
COSTA SUD 

E ISOLE 19% 46% 41% 122 37% 4% 12% 0%

TOTALE AI 2020 63% 59% 35% 58 42% 7% 10% 36%

TOSCANA 56% 52% 37% 160 25% 4% 26% 16%

In rosso i valori maggiori della media AI 2020

EMERGONO 3 GRUPPI CON CARATTERISTICHE DIVERSE
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ACCESSIBILITA’ FISICA E IMMATERIALE

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1_Lunigiana-Garfagnana-Media Valle-…

2_Valdarno-Sieve-Mugello-Bisenzio

3_Casentino-Valtiberina

4_Valdera-VCecina-Metallifere-Merse

5_Amiata-Valdorcia-Fiora

6_Valdichiana Si-Ar

7_Valdarno Aretino

8_Valdelsa-Chianti

9_Costa Sud e isole

ALTRA TOSCANA

Accessibilità stradale Accessibilità potenziale

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1_Lunigiana-Garfagnana-Media…

2_Valdarno-Sieve_Mugello-Bisenzio

3_Casentino-Valtiberina

4_Valdera-VCecina-Metallifere-…

5_Amiata-Valdorcia-Fiora

6_Valdichiana Si-Ar

7_Valdarno Aretino

8_Valdelsa-Chianti

9_Costa Sud e isole

ALTRA TOSCANA

<30Mbps 30-100Mbps >100Mbps

Accessibilità infrastrutture trasporto (A) e servizi (B) Accessibilità fisica (A) (Toscana = 100) e immateriale 

(B) (% famiglie) per area 

L’accessibilità digitale è cruciale per mantenere 

e/o attrarre popolazione nelle aree periferiche  
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DINAMICA DEMOGRAFICA 1951-2023 E PREVISIONI AL 2060

-48,5%

-44,4%

-43,5%

-33,8%

-20,5%

-11,6%

-11,6%

18,4%

23,5%

-19,5%

45,1%

24,2%

15,6%

VEra-VCecina-Metal-VMerse

Amiata-Orcia-Fiora

Lun-Garf-MediaValle-Appenn.PT

Casentino-Valtiberina

VChiana SI e AR

Valdelsa-Chianti

VArno-VSieve-Mugello-VBisenzio

Valdarno Aretino

Costa Sud e Isole

INTERNE

CINTURE

POLI

TOSCANA

VAR. % POPOLAZIONE 1951-2023 PER AREE

+58mila

-274mila

Dal 2012 la Toscana complessivamente perde 

popolazione, ma come nel passato, le aree interne 

hanno variazioni negative più intense. I flussi ingresso 

dall’estero sono cruciali in alcune aree.

Macro- 

aree
Aree di analisi 

Età media 

2022

Età media 

2060

% stranieri 

2022

Var. % pop. 

2022-60

Aree Nord

LUNIGIANA - GARFAGNANA 

MEDIAVALLE- APP. P.SE 50,7 53,4 7,3% -35%
VALDARNO - SIEVE -

MUGELLO - BISENZIO 47,7 51,9 8,2% -15%
CASENTINO -

VALTIBERINA 49,0 52,8 10,4% -27%

Aree Sud

A. VALDERA  - A. V. CECINA

C. METALL. VALDIMERSE 49,5 51,7 12,4% -21%
AMIATA V. ORCIA AMIATA 

GR. COLLINE DEL FIORA 50,1 52,1 13,2% -26%
VALDICHIANA 

SENESE E ARETINA 48,3 51,7 10,7% -21%

Aree 

Intermedie

VALDARNO 

ARETINO 46,8 51,5 9,8% -13%
VALDELSA – 

CHIANTI 47,7 52,0 9,8% -16%
COSTA SUD 

E ISOLE 49,4 53,4 8,5% -28%

TOTALE AI 2020 48,8 52,4 9,6% -23%

TOSCANA 47,6 51,5 11,1% -12%

In rosso i valori maggiori della media AI 2020
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SISTEMA PRODUTTIVO: SPECIALIZZAZIONI E RUOLO DELLA MANIFATTURA

VANTAGGI MANIFATTURA: 

• contratti di lavoro più stabili, non 

stagionali, full time

• retribuzioni più alte (+20% in area 

interna a parità dimensionale)

• domanda di servizi e competenze 

specializzati 

Macro- 

aree
Aree di analisi % Sup. % Pop. % PIL

Aree 

Nord

1) LUN. GARF. M.VALLE APP. PT 10% 3% 1,7%

2) ARNO SIEVE MUGEL BISENZIO 7% 3% 2,0%

3) CASENTINO VALTIBERINA 6% 2% 1,3%

Aree

 Sud

4) ERA CECINA METALL. MERSE 11% 2% 1,1%

5) AMIATA ORCIA E GR. FIORA 11% 2% 1,1%

6) VALDICHIANA SENESE E AR. 7% 3% 2,1%

Aree 

Inter 

medie

7) VALDARNO ARETINO 3% 3% 2,3%

8) VALDELSA CHIANTI 4% 2% 1,5%

9) COSTA SUD E ISOLE 8% 6% 4,3%

TOTALE AI 2020 67% 24% 17,2%

ALTRA TOSCANA 33% 76% 82,8%

Indice di specializzazione (Rosso > media reg.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Toscana

Macrosettori

Agricoltura 1,46 1,14 3,51 4,78 7,26 3,19 1,06 3,92 1,71 1,00

Industria in senso stretto 1,18 1,49 1,49 0,78 0,83 0,80 1,74 1,51 0,62 1,00

Costruzioni 1,53 1,41 1,17 1,36 0,97 1,42 1,41 1,08 1,12 1,00

Commercio 1,01 0,94 0,92 0,75 0,77 1,11 0,87 0,91 1,06 1,00

Alberghi e ristoranti 1,19 0,83 0,75 1,44 1,50 1,35 0,63 1,60 1,97 1,00

PA, Istruzione, Sanità e assistenza sociale 1,01 0,83 0,74 1,10 0,74 0,73 0,74 0,42 0,88 1,00

Servizi ad alto contenuto di conoscenza 0,65 0,63 0,69 0,64 0,51 0,81 0,77 0,62 0,72 1,00

Altri servizi 0,69 0,84 0,65 0,65 0,68 0,87 0,75 0,58 1,05 1,00

Disaggregazione settori industriali

Attività estrattiva 9,34 0,91 0,85 3,48 1,01 1,20 0,37 0,76 1,08 1,00

Industrie alimentari, bevande e tabacco 1,13 2,09 2,43 1,36 2,38 1,42 1,04 2,82 1,23 1,00

Industrie Tessili 0,07 3,50 0,61 0,05 0,01 0,28 0,21 0,29 0,03 1,00

Abbigliamento 0,16 0,62 1,48 0,06 0,06 0,59 0,68 0,15 0,03 1,00

Pelletteria 0,00 1,11 0,07 0,00 3,54 0,18 3,55 1,43 0,01 1,00

Calzature 0,15 0,08 0,39 0,00 0,00 0,44 5,47 1,53 0,02 1,00

Industria del legno 2,11 1,13 4,39 1,10 1,71 1,89 1,54 4,51 0,72 1,00

Carta, stampa e registrazione 6,15 0,88 1,06 0,23 0,11 0,40 0,66 0,70 0,11 1,00

Coke e prodotti petroliferi 0,05 0,00 0,27 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,52 1,00

Industria chimica 0,01 1,39 2,02 2,80 0,28 0,19 1,85 2,18 3,72 1,00

Industria farmaceutica 6,36 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,12 0,00 1,00

Produzioni in gomma e plastica 1,93 1,30 0,99 0,70 0,06 1,28 0,71 2,49 0,80 1,00

Lavorazione di minerali non metalliferi 1,95 0,93 3,53 2,03 0,85 1,47 1,28 1,58 0,67 1,00

Lavorazione dei metalli 3,96 0,19 4,28 1,17 0,27 0,24 1,18 1,03 6,01 1,00

Prodotti in metallo 1,41 3,37 2,03 0,44 0,66 0,85 3,44 2,08 0,81 1,00

Elettronica e ottica 0,24 2,13 0,94 0,00 0,86 1,14 6,45 0,77 0,08 1,00

Apparecchi elettrici 0,08 0,68 8,02 4,27 0,00 0,19 1,51 4,30 0,04 1,00

Macchinari e altri apparecchi 1,95 2,69 1,89 1,32 0,20 1,51 1,31 2,76 0,26 1,00

Mezzi di trasporto 0,13 0,46 0,32 0,04 0,00 1,25 0,14 3,86 0,38 1,00

Produzione di mobili 0,14 1,59 2,27 0,27 2,24 0,98 1,69 3,42 0,09 1,00

Oreficeria 0,02 0,23 1,89 0,11 0,01 2,38 0,26 0,31 0,05 1,00

Altra manifattura 0,87 2,70 0,80 0,28 0,10 0,47 1,12 0,43 0,47 1,00

Riparazione macchine e apparecchiature 1,05 0,58 0,63 0,96 0,20 0,64 1,11 0,55 1,87 1,00

Energia elettrica, gas, vapore 1,17 0,52 0,51 11,66 0,97 0,34 0,97 0,11 1,10 1,00

Acqua, fognarie, trattamento dei rifiuti 0,97 1,79 0,64 0,98 0,61 0,79 1,15 0,15 1,34 1,00
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SISTEMA PRODUTTIVO: TURISMO

Presenze 

turistiche 
2019

Presenze 

turistiche 
per Kmq

Presenze 

turistiche 
per abitante

% 

presenze 
turistiche

1 Lunigiana-Garf.-M.Valle-App.P.se 558.365 247 5,0 1%

2 Valdarno-Sieve-Mugello-Bisenzio 494.569 312 5,1 1%

3 Casentino-Valtiberina 286.185 208 4,5 1%

4 Valdera-VCecina-Metall.-Merse 1.057.391 403 16,9 2%

5 Amiata-Valdorcia-Fiora 950.663 363 15,5 2%

6 Valdichiana Si-Ar 1.869.605 1.144 16,0 4%

7 Valdarno Aretino 536.060 864 5,1 1%

8 Valdelsa-Chianti 1.724.564 1.909 28,3 4%

9 Costa Sud e Isole 11.021.533 6.102 49,8 23%

TOTALE MACROAREE 18.498.935 1.199 20,5 38%

POLI E CINTURE 29.917.209 3.882 10,7 62%

TOSCANA 48.403.072 2.106 13,1 100%

Specializzazione ricettiva delle aree 

interne rispetto ai poli e cinture

Aree interne

2009 2014 2019 2022

Agriturismi 1,86 1,83 1,90 1,96

Alberghi 1 e 2 stelle 0,76 0,82 0,91 0,99

Alberghi 3 stelle 0,78 0,76 0,78 0,81

Alberghi 4 stelle 0,34 0,33 0,33 0,38

Alberghi 5 stelle 0,42 0,44 0,47 0,43

Residenze Turistico Alberghiere 1,28 1,39 1,43 1,45

Campeggi e aree di sosta 1,26 1,20 1,16 1,17

Villaggi e residence 1,97 2,74 2,58 2,93

Altri extra-alberghieri 1,00 0,93 0,90 0,84

Totale 1,00 1,00 1,00 1,00

O/D Montagna Città d'arte Collina Mare Totale

Montagna 4.229 392.635 224.669 181.084 802.617

Città d'arte 563.542 3.848.555 3.634.480 1.313.785 9.360.362

Collina 127.445 1.529.612 862.135 720.090 3.239.282

Mare 239.385 1.469.174 949.969 595.089 3.253.617

N.d. - 1.678 2.479 - 4.158

Totale 934.602 7.241.654 5.673.732 2.810.048 16.660.036

ORIGINE E DESTINAZIONE DEI TURISTI CHE CAMBIANO AMBITO DI PERNOTTO
EVOLUZIONE ATTESA:

• opportunità legate al diffondersi di forme di turismo più attente alla qualità delle 

esperienze (paesaggio, enogastronomia, cultura, salute);

• necessità di investimenti per potenziare accessibilità fisica e digitale delle aree 

interne;

• necessità di ammodernamento delle strutture ricettive e dei servizi erogati;

• necessità di campagne di marketing mirate, prodotti riconoscibili, collegamento 

con le principali “porte di ingresso” della regione (città d’arte);

• preoccupazione per la debolezza della domanda interna
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SISTEMA PRODUTTIVO: AGRICOLTURA, AGROALIMENTARE

DISMISSIONE SUPERFICIE AGRICOLA

RDT

1_Lun-Garf-MV-PT

2_VArno-Sieve-Mug-Bisenzio

3_Casen-Valtib

4_Vera-Cecina-Metal-Merse

5_Amiata-Orcia-Fiora

6_VChiana SI e AR

7_Valdarno AR

8_Valdelsa-Chianti

9_Costa Sud e Isole

 Produzione vegetale Silvicoltura

Zootecnia Supporto

Connesse

COMP. %  DEL VALORE AGGIUNTO 
AGRICOLO PER AREA E COMPARTO

CEREALI E ALTRI SEMINATIVI

OLIVETI, VIGNETI, FRUTTETI

• FORTE LA DIFFERENZA TRA IL NORD E IL SUD DELLA REGIONE;

• L’AGRICOLTURA E LE ATTIVITÀ CONNESSE GIOCANO UN RUOLO CRUCIALE 

NELLA TRANSIZIONE VERDE
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MERCATO DEL LAVORO

LAVORO:

• I divari territoriali, sia in termini di tasso di 

attività che di occupazione e disoccupazione, 

dipendono dal diverso comportamento della 

componente femminile, essendo quello 

maschile più omogeneo;

• Laddove è più difficile trovare lavoro (MdL 

debole) cresce lo scoraggiamento per le 

donne, il fenomeno dei NEET per i giovani, 

l’incidenza di condizioni contrattuali peggiori 

(parte in basso a destra dei grafici)

Lunigiana,Garfagnana,
Media Valle, Appennino 

PT

Valdarno, Valdisieve, 
Mugello, Valbisenzio

Casentino
Valtiberina

Valdera-VCecina-
Metalifere-Merse

Amiata-
Orcia-Fiora

Valdichiana
Senese e Aretina

Valdarno aretino

Valdelsa 
Chianti

Costa Sud
e Isole

POLICINTURE

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%

T
as

so
 d

i a
tt

iv
it

à 
fe

m
m

in
ile

Tasso di disocccupazione femminile

RELAZIONE TRA TASSO ATTIVITA’ E DISOCCUPAZIONE DONNE 25-49 PER AREA 

RELAZIONE TRA % OCCUPATI E NEET GIOVANI 15-24 ANNI PER AREA 

Lunigiana, Garfagnana, 
Media Valle, Appennino 

PT

Valdarno, Valdisieve, 
Mugello, Valbisenzio

Casentino, Valtiberina
Valdera, VCecina, 
Metallifere, Merse

Amiata, Orcia, Fiora
Valdichiana

Valdarno Aretino

Valdelsa, Chianti

Costa sud e isole

POLI

CINTURE

17%

19%

21%

23%

25%

27%

12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

%
 O

C
C

U
P

A
T

I

% NEET
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REDDITI, DISUGUAGLIANZE, POVERTA’

IN BREVE:

• Le disuguaglianze nelle aree interne sono 

minori rispetto alle aree urbane, e determinate 

dalla presenza di redditi bassi piuttosto che alti;

• Il costo della vita a scala locale, approssimato 

con i valori immobiliari, nelle aree interne è più 

basso rispetto alle aree urbane, con la rilevante 

eccezione dei territori molto turistici.

Reddito 

complessivo 

medio

Quota di 

contribuenti 1° 

decile

Quota di 

contribuenti 10° 

decile

Rapporto 

interdecilico

Incidenza famiglie 

beneficiarie di Rdc 

su totale

Quota di 

lavoratori 

dipendenti 

poveri

1 Lunigiana-Garfagnana-M.Valle-App.P.se 18.975 10,1 6,2 15 2,9% 11%

2 Valdarno-Sieve-Mugello-Bisenzio 21.244 8,4 8,3 10 2,2% 8%

3 Casentino-Valtiberina 19.857 9,3 6,9 13 2,1% 10%

4 Valdera-VCecina-Metallifere-Merse 19.274 11,0 6,2 18 2,7% 10%

5 Amiata-Valdorcia-Fiora 17.556 12,0 5,5 21 2,4% 10%

6 Valdichiana Si-Ar 19.189 10,3 7,3 16 2,3% 10%

7 Valdarno Aretino 21.309 8,4 8,4 10 2,3% 8%

8 Valdelsa-Chianti 20.688 9,9 8,7 15 1,5% 8%

9 Costa Sud e Isole 19.692 11,2 8,3 20 3,0% 11%

TOTALE AREE INTERNE 19.793 10,1 7,5 16 2,5% 10%

TOSCANA 21.712 10,0 10,0 17 2,8% 10%

4 6 5 5 5 5 5
8 9

6 7

15
19 17 17 16 17 17

25

31

21 23

100% 30%

NUMERO ANNI NECESSARI PER ACQUISTARE UN’ABITAZIONE PER AREA
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QUALCHE CONSIDERAZIONE DI SINTESI (1)

IL TERRITORIO SI CARATTERIZZA PER:

• una struttura demografica sostanzialmente in linea con la media regionale per livelli di invecchiamento e 

presenza di stranieri (eccezione aree più interne);

• carenza dei titoli di studio più elevati (in particolare diplomi tecnici e lauree);

• una dotazione infrastrutturale parzialmente adeguata;

• la persistenza di un tessuto industriale di antica origine, che va però sempre più indebolendosi, e che è 

sovrastimato dal fatto che i lavoratori in CIG sono contabilizzati fra gli occupati (Piombino e Scarlino i luoghi più 

manifatturieri);

• un’economia turistico-agricola in crescita, che dalla costa si sviluppa verso l’interno (comprendendo vaste aree 

geografiche a bassa densità abitativa), che presenta problemi di stagionalità e basse qualifiche delle opportunità 

di lavoro;

• la presenza di alcune specializzazioni manifatturiere di base poco presenti nel resto della regione (industria 

chimica, siderurgia, produzione di energia elettrica, trattamento rifiuti, mezzi di trasporto) oltre all’industria 

alimentare e alla logistica (porto).  
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QUALCHE CONSIDERAZIONE DI SINTESI (2)

“Il territorio della Val di Cornia e Colline Metallifere si caratterizza per la presenza di tre distinti motori di potenziale 

sviluppo: l’industria (prevalentemente localizzata nel SLL di Piombino), il turismo e l’agricoltura (in particolare nei SLL di 

Castagneto e Follonica), con il primo motore che ormai da qualche tempo gira ad una velocità ridotta rispetto agli altri due, pur 

avendo potenzialmente la capacità di generare una massa consistente di redditi ed occupazione (stabile).

La possibilità di creare nuove opportunità di reddito e lavoro non può che poggiare sulla capacità di rilanciare il comparto 

manifatturiero esistente, e quindi l’acciaieria di Piombino, e valorizzare ulteriormente il settore agroalimentare, l’itticoltura ed il 

turismo, la cui evoluzione potrebbe qualificare ed accrescere le opportunità di lavoro del territorio. Tenere insieme questi tre 

poli di sviluppo è quindi la strada da percorrere. Essa può beneficiare, peraltro, della presenza di un porto che, al di là di 

quelli che potranno essere o potrebbero essere gli sviluppi futuri o futuribili legati alla installazione di impianti di produzione di 

energie rinnovabili e/o di smantellamento e smaltimento ecocompatibile di navi non più in uso, rappresenta un decisivo volano di 

commercializzazione delle produzioni locali.

La strada del rilancio non è semplice, perché passa inevitabilmente dalla capacità di attrarre ed attivare maggiori 

investimenti pubblici e privati, che dipendono -al di là delle risorse disponibili- anche dalla presenza di condizioni localizzative 

(manodopera qualificata ed infrastrutture) più favorevoli rispetto alla situazione attuale.

In ogni caso, una condizione indispensabile perché ciò accada è un clima cooperativo, più o meno istituzionalizzato, fra enti 

locali, parti sociali e categorie economiche finalizzata a non disperdere il potenziale di risorse, fra PNRR e Fondi Europei (Fse, 

Feasr, Fesr), che potrebbero essere utilizzate per il rilancio economico dell’area. Si tratta di mettere in fila priorità e strategie, 

all’interno di una progettualità chiara e condivisa, che possa intercettare ogni opportunità offerta dal livello europeo, nazionale e 

regionale, inserendosi nelle sfide epocali della digitalizzazione e della transizione energetica (sostenibilità ambientale)”. 
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