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La societa e l'economia italiane sono attraversate dalla piu grave crisi
della storia repubblicana. Del tutto inattesa, di natura esogena, dai
tempi di propagazione piu rapidi tra mercati e paesi, dagli impatti sui
livelli di attivita economica e sul lavoro piu profondi, piu concentrati nel
tempo e piu pervasivi tra settori e territori rispetto all'ultima grande
crisi avviatasi a fine 2008. La prima ondata della pandemia ha avuto per
epicentro il Nord, ma la crisi economica si e presto estesa nel
Mezzogiorno dove con piu drammaticita si e tradotta in emergenza
sociale incrociando un tessuto produttivo piu esposto al rischio di non
sopravvivere al lockdown, un mondo del lavoro piu frammentario e una
societa piu fragile. Nel pieno della seconda ondata della pandemia che
sta interessando in egual misura tutto il territorio nazionale e che
sollecita il governo nazionale ad ulteriori interventi emergenziali, il
Rapporto SVIMEZ 2020 discute le debolezze del sistema paese riportate
alla luce dall'emergenza che soprattutto nel Mezzogiorno sviliscono le
condizioni di vita delle famiglie e le opportunita di crescita delle
imprese: il digital divide, il nodo irrisolto del federalismo all'italiana, le
debolezze della pubblica amministrazione, il persistente divario nei
diritti di cittadinanza. L'urgenza di contenere l'emergenza convive con
l'esigenza nella transizione al "dopo" di orientare i processi economici
verso una maggiore sostenibilita intergenerazionale, ambientale e
sociale. Nella definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza va
colta l'occasione offerta dalla condizionalita "buona" della nuova
risposta europea, concentrando gli investimenti sugli obiettivi indicati
dalla Commissione: la coesione economica e sociale e il sostegno alla
transizione verde e digitale. Temi che esaltano il contributo del
Mezzogiorno alla ripartenza intorno a due priorita. Va innanzitutto
riavviato un percorso sostenibile di riequilibrio nell'accesso ai diritti di
cittadinanza su tutto il territorio nazionale: salute, istruzione, mobilita.
In secondo luogo, non puo essere piu rimandata la definizione di un
disegno unitario di politica industriale per valorizzare la prospettiva
green e la strategia Euro-mediterranea.




