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Introduzione 

 

Il presente report si colloca nell’ambito delle attività dell’Osservatorio per la sostenibilità 

Territoriale e, nello specifico, nell’ambito del Welfare Data Lab, definiti attraverso un Accordo 

Quadro e un successivo protocollo operativo tra il Comune di Modena e l’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia. Gli obiettivi del progetto, condivisi tra i diversi attori 

firmatari, sono: la costruzione di uno spazio di conoscenza permanente e analisi, anche 

previsionale, per l’efficacia e l’efficienza delle decisioni in materia di politiche pubbliche (con 

specifica attenzione alle politiche di welfare), mettendo a sistema le fonti informative interne 

al Comune di Modena e le fonti informative esterne; la condivisione, anche con gli stakeholder 

(locali, regionali, nazionali), della conoscenza prodotta promuovendo una reale sostenibilità 

del sistema locale di politiche; nello specifico, la promozione di un sistema di welfare più 

attento alla prossimità e alla domiciliarità, a partire da dati affidabili sulle esigenze della 

domanda e sulle caratteristiche quali-quantitative dell’offerta, sia pubblica sia privata. 

In linea con gli obiettivi del progetto, una prima fase di attività ha riguardato l’acquisizione di 

alcune delle basi dati disponibili (in particolare Anagrafe e Interventi Economici dei Servizi 

Sociali) e la definizione di alcune domande di ricerca comuni a cui questo primo lavoro di 

analisi fornisce una prima risposta (in particolare, la profilazione dei destinatari degli interventi 

economici dei servizi sociali e una integrazione rispetto a quanto già descritto in alcuni 

documenti strategici). Si tratta, dunque, di una base conoscitiva da partenza da cui muovere per 

i successivi approfondimenti. 

 

Selezione degli interventi economici 

 

La base dati relativa agli interventi economici erogati dai servizi sociali del Comune di Modena 

(2017-2022) ha un innegabile potenziale conoscitivo che, per essere messo a valore, va 

adeguatamente contestualizzato. In particolare, si tratta di una base dati amministrativa, 

generata in esito alla gestione della procedura connessa all’erogazione di un intervento 

economico. Rappresenta la fotografia – negli anni considerati – delle persone in carico ai 

servizi per cui è stato erogato almeno un intervento economico; sono escluse, dunque, le 

persone in carico ai servizi per cui non sono previsti trasferimenti monetari diretti. 

L’erogazione del contributo economico è individuale e nominativa: destinataria è dunque la 

singola persona; è possibile che più persone, in uno stesso nucleo, siano destinatarie di 

contributi economici legati a diversi bisogni. La valutazione di questi bisogni è in capo – di 

prassi – a un/una assistente sociale che si muove entro i confini disegnati da atti di indirizzo 

comunali, in cui vengono recepite indicazioni di portata regionale e/o nazionale, mantenendo 

tuttavia come orientamento la personalizzazione dell’intervento in funzione del bisogno 

espresso e/o rilevato. Infine, le etichette utilizzate per la descrizione dei singoli interventi 

economici sono l’esito di un processo interno ai servizi sociali, in cui si sono sedimentate prassi 

e routine, di volta in volta adattate a interventi di politica regionale e/o nazionale. 

Per una migliore interpretazione della base dati e per una sua messa a valore, si è dunque 

ritenuto importante organizzare un momento di confronto con una funzionaria comunale, 

coordinatrice di uno dei poli sociali, che ha fornito importanti indicazioni per la 
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disambiguazione di alcune delle etichette utilizzate e per comprendere al meglio i processi di 

erogazione degli interventi1. La stessa ha fornito una serie di documenti di indirizzo, la cui 

lettura ha permesso di ricostruire i confini (i requisiti di accesso, ad esempio, ma anche le 

priorità di intervento) entro cui tali processi prendono corpo. 

A partire dalla base dati e in seguito alle conoscenze esperienziali acquisite, il gruppo di 

ricerca ha agito una serie di scelte utili alla migliore elaborazione dei dati, in funzione della 

domanda di ricerca condivisa in questa prima fase del progetto, ossia la profilazione delle 

persone (e dei nuclei) beneficiarie di interventi economici, finalizzati a situazioni di povertà, 

definibili come «vulnerabili», «fragili» e di «disagio conclamato». In particolare: 

 

- sono state scorporate le etichette non più utilizzate nel corso degli anni in analisi (dopo 

aver verificato che effettivamente non fossero utilizzate), quelle riferite a progetti 

speciali o specifiche categorie di utenza, non prioritariamente riconducibili al tema 

della povertà e deprivazione (interventi inseriti nella categoria «altro»); 

- sono state create delle macro-categorie per tipologia di intervento, contenenti al proprio 

interno delle sotto-categorie di rilievo (utilizzando la tassonomia già in uso nei servizi 

sociali); 

- sono state create delle macro-aree per tipologia di bisogno, contenenti al proprio interno 

delle sotto-categorie di rilievo; 

- sono state create delle categorie per le misure economiche non direttamente sostenute 

dall’amministrazione comunale ma percepite dalle persone in carico (Buoni Covid e 

Misure regionali per l’abitare). 

 

Di seguito, si descrivono schematicamente, i raggruppamenti operati che verranno utilizzati, 

nei paragrafi seguenti, anche nella presentazione delle elaborazioni realizzate. 

 
Macroarea di bisogno Macrocategoria di spesa Singole voci di spesa 

ABITARE 

Edilizia privata 

Case private affitti 

Case private cauzioni/anticipi affitti  

Case private morosità affitto  

Case private spese condominiali  

Edilizia residenziale (Acer) 

Case Acer affitto  

Case Acer cauzioni/anticipi affitti  

Case Acer morosità affitto  

Case Acer spese condominiali  

Edilizia sociale 

Affittacamere  

Albergo  

Emergenza freddo  

Paga affitto Ufficio Casa  

Spese per manutenzioni  

 
1 Si ringrazia la dott.ssa Barbara Aldrovandi per la disponibilità e la collaborazione. 
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Sostegno utenze 

Acqua  

Gas  

Hera  

Riallaccio Hera  

Tari  

Utenze telefoniche  

Luce 

DISAGIO SOCIALE 

Integrazione al reddito 

Assicurazione auto 

Baby-sitter 

Borse lavoro e simili 

Integrazione al reddito 

Mensa lettera 

Minimo garantito 

Pasto da asporto 

Una tantum 

Spese trasloco 

Spese patente 

Sostegno alla cura 

Progetto socio-educativo per 

autonomia 

Spese funerale 

Spese sanitarie 

Spese Istruzione 

Libri 

Rette e tasse scolastiche 

Rette e tasse scolastiche morosità 

Spese Socializzazione 

Attività ludico-sportive 

Centri e soggiorni estivi 

Spese Trasporto 

Spese di viaggio 

Trasporto privato 

Trasporto pubblico 

NON AUTOSSUFICIENZA 

Assegno di cura 

Assegno di cura disabili 

Assegno di cura livello A 

Assegno di cura livello B 

Assegno di cura livello C 

Contributo aggiuntivo comunale 

Contributo agg. per assistenza 

familiare 

Disabili - contributo agg. comunale 

Disabili - contributo agg. assistenza 

familiare 

CAAD 

Contributo L.R. 29 Art. 9 

Contributo L.R. 29 Art. 10 

Sostegno alla cura 

Asdo 

Asdo mensile fisso continuativo 

Colf 
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Beneficio economico trasporto lavoro 

disabili 

Strutture protette anziani contributo 

Strutture protette anziani rette 

Incentivo economico A.MO.DO 

Spese Trasporto Trasporto lavoro handicap 

MISURE NON COMUNALI 
Misure regionali 

Contributo per affitto 2017 

Contributo morosità incolpevole 

Contributo per affitto 2019 

Bando affitto regionale 

Contributo affitto regionale speciale 

2020 

Contributo affitto regionale speciale 

2021 

Contributo affitto regionale 2022 

Rinegoziazione affitto 

Misure estrene Buoni Covid 

ALTRO Altro 

Contratto sociale 

Mensa buoni 

Minimo garantito 

Rimborso spese 

Home care 

Strutture protette adulti contributo 

Strutture protette adulti rette 

Interpreti mediatori culturali 

Strutture minori contributo 
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La spesa comunale 

 

2.1. Per singolo intervento 

 

Considerando le scelte più sopra esplicitate, nel periodo di analisi 2017-2022 la spesa a carico 

dei soli servizi sociali del Comune di Modena è rimasta pressoché stabile. Sensibilmente 

diversa è la situazione se si considerano anche gli interventi regionali per l’abitare e le misure 

per l’emergenza pandemica come i Buoni Covid. La spesa totale, infatti, passa da 4.006.187 di 

euro del 2019 a 6.453.647 di euro del 2020. Per una visione dettagliata delle voci di spesa per 

intervento si rimanda alle Tabelle 1 e 2 in Appendice.  

 

Figura 1: Spesa comunale e totale erogata dai servizi sociali (v.a.). Serie storica 2017-2022. 

 
 

Rapportando la spesa per i singoli interventi alla spesa comunale totale dell’anno di 

riferimento, è possibile capire quali sono gli interventi di maggior rilievo economico. Nelle 

Tabelle 3 e 4 poste in Appendice, sono riportati i pesi delle varie misure sia sul totale della 

spesa comunale che sul totale della spesa complessiva (comprendente interventi regionali e 

nazionali).  

Considerando di particolare rilevanza le misure che pesano più del 10% sulla spesa 

complessiva annuale, si riscontra che a superare tale soglia sia, per i primi due anni di analisi 

(2017, 2018), la quota destinata all’Assegno di cura livello A e quella destinata all’Integrazione 

al reddito. Si rileva, inoltre, come la quota rivolta al diritto alla casa di tipo emergenziale risulti 

costantemente sopra soglia e crescente. La quota per la voce di spesa Affittacamere passa dal 

10,2% nel 2017 al 21,8% nel 2022. 

Con riferimento all’ammontare complessivo degli interventi economici a favore degli 

assistiti dal servizio sociale si può evidenziare come nell’anno di inizio dell’emergenza 

pandemica la quota rappresentata dai Buoni Covid ha costituito quasi un quinto della spesa 

complessiva per scendere a poco più di un decimo nell’anno seguente, il 2021. 
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2.2. Per macrocategoria 

 

Aggregando le singole voci di spesa nelle 11 macrocategorie, si nota come la variazione 

complessiva della spesa tra il 2019 e il 2020, anno di inizio della pandemia, sia stata contenuta 

a un incremento del 3,5% sulle misure comunali e, come da attese, si registra nell’anno in 

analisi una decisa riduzione degli interventi economici rivolti ad attività della vita quotidiana 

fortemente limitati dalle misure di contenimento e mitigazione del contagio pandemico. 

 
Tabella 1: Spesa comunale per macrocategoria (v. a.). Serie storica 2017-2022. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Var. % 

2019-2020 

Assegno di cura 1.495.805 1.421.824 1.197.273 1.186.457 1.160.159 1.136.842 -0,9% 

CAAD - - - - 15.841 2.056 n.c. 

Edilizia privata 304.406 255.612 232.659 256.413 236.071 217.741 10,2% 

Edilizia 

residenziale 
132.112 132.942 166.716 138.171 165.772 181.537 -17,1% 

Edilizia sociale 504.850 508.023 545.628 638.439 742.726 943.353 17,0% 

Integrazione al 

reddito 
697.643 615.694 521.997 548.898 450.910 394.557 5,2% 

Sostegno alla 

cura 
156.763 236.190 326.798 409.057 529.470 511.465 25,2% 

Spese istruzione 101.785 87.551 79.789 51.359 79.046 68.216 -35,6% 

Spese 

socializzazione 
109.255 89.986 79.565 51.661 71.493 71.326 -35,1% 

Spese trasporto 46.459 52.258 49.899 33.118 22.827 38.263 -33,6% 

Sostegno utenze 206.739 191.970 199.818 215.769 192.595 117.926 8,0% 

Altro 76.145 74.187 61.710 53.081 38.901 53.232 -14,0% 

Totale 3.831.964 3.666.237 3.461.850 3.582.422 3.705.810 3.736.513 3,5% 

 
Tabella 2: Spesa totale per macrocategoria (v. a.). Serie storica 2017-2022. 

  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Var. %  

2019-2020 

Assegno di cura 1.495.805 1.421.824 1.197.273 1.186.457 1.160.159 1.136.842 -0,9% 

CAAD - - - - 15.841 2.056 n.c. 

Edilizia privata 304.406 255.612 232.659 256.413 236.071 217.741 10,2% 

Edilizia 

residenziale 
132.112 132.942 166.716 138.171 165.772 181.537 -17,1% 

Edilizia sociale 504.850 508.023 545.628 638.439 742.726 943.353 17,0% 

Integrazione al 

reddito 
697.643 615.694 521.997 548.898 450.910 394.557 5,2% 

Sostegno alla cura 156.763 236.190 326.798 409.057 529.470 511.465 25,2% 

Spese istruzione 101.785 87.551 79.789 51.359 79.046 68.216 -35,6% 

Spese 

socializzazione 
109.255 89.986 79.565 51.661 71.493 71.326 -35,1% 

Spese trasporto 46.459 52.258 49.899 33.118 22.827 38.263 -33,6% 

Sostegno utenze 206.739 191.970 199.818 215.769 192.595 117.926 8,0% 

Altro 76.145 74.187 61.710 53.081 38.901 53.232 -14,0% 

Misure regionali 453.091 - 544.337 1.762.366 2.128.903 2.649.505 223,8% 

Misure nazionali - - - 1.108.859 780.950 447.700 n.c. 

Totale 4.285.055 3.666.237 4.006.187 6.453.647 6.615.663 6.833.717 61,1% 

 

Le spese per istruzione, socializzazione e trasporto si riducono rispettivamente del -35,6%, - 

35,1% e -33,6%. Confrontando la variazione totale nell’anno di analisi della spesa comunale e 

di quella complessiva che tiene conto delle misure regionali e nazionali introdotte nell’anno 
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del Covid-19, ciò che emerge è che a far fronte ai bisogni emergenti siano state le risorse esterne 

e che l’emergenza pandemica non abbia gravato sulla spesa comunale. Difatti, se la spesa 

comunale aumenta tra il 2019 e il 2020 del 3,5%, le risorse complessive rivolte agli assistiti dei 

servizi sociali presenta un incremento del 61%. 

 
Tabella 3: Spesa comunale per macrocategoria (%.). Serie storica 2017-2022. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Assegno di cura 39,0% 38,8% 34,6% 33,1% 31,3% 30,4% 

CAAD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 

Edilizia privata 7,9% 7,0% 6,7% 7,2% 6,4% 5,8% 

Edilizia residenziale 3,4% 3,6% 4,8% 3,9% 4,5% 4,9% 

Edilizia sociale 13,2% 13,9% 15,8% 17,8% 20,0% 25,2% 

Integrazione al reddito 18,2% 16,8% 15,1% 15,3% 12,2% 10,6% 

Sostegno alla cura 4,1% 6,4% 9,4% 11,4% 14,3% 13,7% 

Spese istruzione 2,7% 2,4% 2,3% 1,4% 2,1% 1,8% 

Spese socializzazione 2,9% 2,5% 2,3% 1,4% 1,9% 1,9% 

Spese trasporto 1,2% 1,4% 1,4% 0,9% 0,6% 1,0% 

Sostegno utenze 5,4% 5,2% 5,8% 6,0% 5,2% 3,2% 

Altro 2,0% 2,0% 1,8% 1,5% 1,0% 1,4% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabella 4: Spesa totale per macrocategoria (%). Serie storica 2017-2022. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Assegno di cura 34,9% 38,8% 29,9% 18,4% 17,5% 16,6% 

CAAD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 

Edilizia privata 7,1% 7,0% 5,8% 4,0% 3,6% 3,2% 

Edilizia residenziale 3,1% 3,6% 4,2% 2,1% 2,5% 2,7% 

Edilizia sociale 11,8% 13,9% 13,6% 9,9% 11,2% 13,8% 

Integrazione al reddito 16,3% 16,8% 13,0% 8,5% 6,8% 5,8% 

Sostegno alla cura 3,7% 6,4% 8,2% 6,3% 8,0% 7,5% 

Spese istruzione 2,4% 2,4% 2,0% 0,8% 1,2% 1,0% 

Spese socializzazione 2,5% 2,5% 2,0% 0,8% 1,1% 1,0% 

Spese trasporto 1,1% 1,4% 1,2% 0,5% 0,3% 0,6% 

Sostegno utenze 4,8% 5,2% 5,0% 3,3% 2,9% 1,7% 

Altro 1,8% 2,0% 1,5% 0,8% 0,6% 0,8% 

Misure regionali 10,6% 0,0% 13,6% 27,3% 32,2% 38,8% 

Misure nazionali 0,0% 0,0% 0,0% 17,2% 11,8% 6,6% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Nell’analisi che tiene conto di quanto ciascuna macrocategoria incida sull’ammontare totale 

della spesa è ancora una volta evidente come l’area della Non Autosufficienza e dell’Abitare 

racchiudano le principali macrocategorie di spesa rappresentate dall’Assegno di cura e 

dall’Edilizia Sociale. Ma se nel periodo 2017-2022 la spesa per la prima macrocategoria risulta 

in progressiva diminuzione, quella per l’Edilizia Sociale è in costante aumento passando dal 

13% della spesa comunale nel 2017 a oltre il 25% nel 2022.   

Altra voce di spesa a elevata incidenza è la macrocategoria Integrazione al reddito che, al 

pari dell’Assegno di cura, subisce una progressiva riduzione di poco meno del 10% tra l’inizio 

e la fine del periodo di analisi. 
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2.3. Per macroarea 

 

Riducendo ulteriormente il raggruppamento delle voci di spesa nelle 3 macro-aree descritte 

nella parte introduttiva e oggetto delle successive analisi del report è evidente come la spesa 

per la Non Autosufficienza costituisca più dei 2/5 della spesa complessiva, seguita dalla spesa 

per l’Abitare. Anche qui si evidenzia come, a fronte di un andamento piuttosto stabile della 

spesa per la Non Autosufficienza, si registri un incremento di periodo nella spesa per l’Abitare 

e una contestuale riduzione della spesa nell’area del Disagio sociale. 

 

 

 

 
Tabella 5: Spesa comunale per macroarea (v. a.). Serie storica 2017-2022. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Var. % 

2019-20 

Abitare 1.157.222 1.100.403 1.156.602 1.262.721 1.350.093 1.473.130 9,2% 

Disagio sociale 993.534 893.198 765.092 705.503 645.573 572.939 -7,8% 

Non 

autosufficienza 
1.605.062 1.598.449 1.478.446 1.561.118 1.671.244 1.637.211 5,6% 

Altro 76.145 74.187 61.710 53.081 38.901 53.232 -14,0% 

Totale 3.831.964 3.666.237 3.461.850 3.582.422 3.705.810 3.736.513 3,5% 

 

 
Figura 2: Spesa totale per macroarea (v. a.). Serie storica 2017-2022. 

 
 

Tabella 6: Spesa totale per macroarea (v. a.). Serie storica 2017-2022. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Var. % 

2019-20 

Abitare 1.157.222 1.100.403 1.156.602 1.262.721 1.350.093 1.473.130 9,2% 

Disagio sociale 993.534 893.198 765.092 705.503 645.573 572.939 -7,8% 

Non 

autosufficienza 
1.605.062 1.598.449 1.478.446 1.561.118 1.671.244 1.637.211 5,6% 

Altro 76.145 74.187 61.710 53.081 38.901 53.232 -14,0% 

Misure esterne 453.091 - 544.337 2.871.225 2.909.853 3.097.205 427,5% 

Totale 4.285.055 3.666.237 4.006.187 6.453.647 6.615.663 6.833.717 61,1% 

 
 

- € 

200,000 € 

400,000 € 

600,000 € 

800,000 € 

1,000,000 € 

1,200,000 € 

1,400,000 € 

1,600,000 € 

1,800,000 € 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Abitare Disagio sociale Non autosufficienza Altro



 11 

 

Tabella 7: Spesa comunale per macroarea (%). Serie storica 2017-2022. 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Abitare 30,2% 30,0% 33,4% 35,2% 36,4% 39,4% 

Disagio sociale 25,9% 24,4% 22,1% 19,7% 17,4% 15,3% 

Non 

autosufficienza 
41,9% 43,6% 42,7% 43,6% 45,1% 43,8% 

Altro 2,0% 2,0% 1,8% 1,5% 1,0% 1,4% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabella 8: Spesa totale per macroarea (%.). Serie storica 2017-2022. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Abitare 27,0% 30,0% 28,9% 19,6% 20,4% 21,6% 

Disagio sociale 23,2% 24,4% 19,1% 10,9% 9,8% 8,4% 

Non autosufficienza 37,5% 43,6% 36,9% 24,2% 25,3% 24,0% 

Altro 1,8% 2,0% 1,5% 0,8% 0,6% 0,8% 

Misure esterne 10,6% 0,0% 13,6% 44,5% 44,0% 45,3% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Intensità, persistenza e concentrazione dei trasferimenti 

 

Lo scopo di questo paragrafo è analizzare intensità, persistenza e distribuzione dei trasferimenti 

economici di fonte comunale, erogati dai servizi sociali alle famiglie modenesi. Sono pertanto 

esclusi i trasferimenti derivanti da misure regionali o nazionali. In questo caso, si è scelto di 

utilizzare come unità di analisi il nucleo familiare, inteso come gruppo di persone aventi lo 

stesso indirizzo di residenza. Tra i nuclei familiari sono compresi anche quelli composti da 

un’unica persona, ovvero gli unipersonali. In questo modo è possibile una valutazione del 

bisogno a più largo spettro. 

 

3.1. Intensità e persistenza 

 

La Tabella 9 mostra i nuclei familiari residenti nel comune di Modena, evidenziando i nuclei 

beneficiari di almeno un trasferimento e i nuclei non destinatari di alcun trasferimento. Per 

tutto il periodo analizzato sono poco più di 1.000 i nuclei destinatari di almeno un trasferimento 

(poco più che l’1% del totale dei nuclei residenti a Modena).  

Complessivamente, nel periodo in esame, il numero di nuclei beneficiari appare abbastanza 

stabile, senza tendenze significative di aumento o diminuzione. Quando si considera la totalità 

dei trasferimenti mediati dai servizi sociali, aggiungendo quelli derivanti da politiche regionali 

o nazionali, la quota di famiglie beneficiarie subisce tuttavia un incremento importante nel 

2020, passando da un migliaio di famiglie coinvolte a oltre 4.000.  
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Tabella 9: Nuclei beneficiari e non beneficiari residenti nel Comune di Modena (v.a. - %).  

Serie storica 2017-2022. 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Nessun 

trasferimento 

86.462 86.827 87.151 87.196 87.155 87.633 522.424 

(98,7%) (98,8%) (98,8%) (98,7%) (98,7%) (98,8%) (98,8%) 

Almeno un 

trasferimento 

1.139 1.042 1.076 1.161 1.106 1.029 6.553 

(1,3%) (1,2%) (1,2%) (1,3%) (1,3%) (1,2%) (1,2%) 

Totale 87.601 87.869 88.227 88.357 88.261 88.662 528.977 

 

Restringendo l’analisi ai soli nuclei beneficiari è possibile condurre un’analisi in base alla 

numerosità dei trasferimenti ricevuti. I nuclei beneficiari di un solo trasferimento rappresentano 

circa il 40% del totale dei nuclei beneficiari. Questi raggiungono il massimo nel 2019 (44,5%) 

e il minimo nel 2020 (36,5%). I nuclei percettori di due trasferimenti variano tra il 25,8% nel 

2018 e il 30,3% nel 2022, mentre quelli con più di due trasferimenti tra il 27,0% del 2022 e il 

34,5% del 2020.  

Da questa prima analisi sembra che a partire dal 2020 siano diminuiti leggermente i nuclei 

con un solo trasferimento mentre siano aumentati quelli con due o più trasferimenti. Questi 

raggiungono il picco nel 2020, quando rappresentano il 63,5% del totale dei nuclei beneficiari.  

 

 
Tabella 10: Nuclei beneficiari per numerosità di trasferimenti ricevuti (v.a. - %).  Serie storica 

2017-2022. 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

1 trasferimento 
476 459 479 424 407 439 2.683 

(41,8%) (44,0%) (44,5%) (36,5%) (36,8%) (42,7%) (40,9%) 

2 trasferimenti 
317 269 301 337 330 312 1.866 

(27,8%) (25,8%) (28,0%) (29,0%) (29,8%) (30,3%) (28,5%) 

Più di 2 trasferimenti 
346 314 296 400 369 278 2.003 

(30,4%) (30,1%) (27,5%) (34,5%) (33,4%) (27,0%) (30,6%) 

Totale 1.139 1.042 1.076 1.161 1.106 1.029 6.553 

 

 
Figura 3: Nuclei beneficiari per numerosità di trasferimenti ricevuti (v.a. - %).  Serie storica 2017-

2022. 
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Attraverso la matrice di correlazione riportata in Tabella 11 è possibile verificare se esista una 

relazione tra l’ammontare di trasferimenti comunali ricevuti nelle diverse macroaree. 

Trasferimenti in Abitare sono positivamente correlati con i trasferimenti per Disagio Sociale. 

Meno forte la correlazione tra le altre tipologie di trasferimento.  

 
Tabella 11: Matrice di correlazione tra macroaree di trasferimenti familiari. 

 Abitare 
Disagio 

Sociale 

Non 

autosufficienza 
Altro 

Abitare 1 0,8543 0,0188 0,4748 

Disagio Sociale 0,8543 1 0,0205 0,4121 

Non autosufficienza 0,0188 0,0205 1 0,0068 

Altro 0,4748 0,4121 0,0068 1 

 

Considerando la durata, ossia la quantità di anni in cui si percepisce un trasferimento, è 

possibile avere contezza della persistenza dei bisogni manifestati dalle famiglie modenesi. La 

Figura 4 rappresenta la numerosità dei nuclei ai due poli opposti di persistenza del bisogno. I 

nuclei destinatari di uno o più trasferimenti per un solo anno sono quei nuclei la cui situazione 

di bisogno è circoscritta ad un periodo definito. Di contro, i nuclei destinatari di uno o più 

trasferimenti per tutti e sei gli anni in analisi sono quei nuclei che vivono una situazione 

persistente e costante di bisogno. Si tratta in totale di 183 nuclei, pari a poco più del 15% per 

tutti gli anni. 

 
Figura 4: Nuclei destinatari di trasferimento dei servizi sociali per uno o per tutti e sei gli anni  

(v.a.).  Serie storica 2017-2022. 

 
 

3.2. Concentrazione 

 

In questa sezione è riportata un’analisi distributiva dei trasferimenti alle famiglie. Al fine di 

tenere conto della presenza di economie di scala all’interno di un nucleo familiare, l’analisi 

distributiva è condotta sul trasferimento equivalente. Per trasferimento equivalente si intende 

la somma dei trasferimenti ricevuti da un nucleo familiare nell’anno, divisa per la scala di 

equivalenza. Le scale di equivalenza rendono possibile confrontare famiglie diverse per 

numerosità ed età dei componenti. In questo contesto, si è scelto di utilizzare la scala di 

equivalenza OCSE modificata, che assegna valore 1 a un adulto del nucleo, 0,5 agli altri 

maggiorenni presenti nel nucleo e 0,3 ai minorenni.  
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La Figura 5 descrive la distribuzione del trasferimento equivalente di orginie comunale dal 

2017 fino al 2022. Dal 2017 al 2019 si nota come la coda sinistra della distribuzione sia meno 

pesante rispetto a ciò che accade dal 2020 in poi. Ciò significa che dal 2020 è diminuita l’entita 

dei trasferimenti ma è aumentata la numerosità dei nuclei beneficiari.  

 

Figura 5: Distribuzione del trasferimento equivalente comunale. Serie storica 2017-2022. 

Panel A: 2017 Panel B: 2018 

 

 

Panel C: 2019 Panel D: 2020 

 

 

Panel E: 2021 Panel F: 2022 
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Dal grafico della distribuzione cumulata è possibile capire a quanto ammonta il trasferimento 

equivalente percepito da una certa quota di famiglie beneficiarie. Come ovvio, anche questi 

grafici confermano la diminuzione dell’entità del trasferimento nel tempo (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Distribuzione cumulata del trasferimento equivalente comunale. Serie storica 2017-2022. 

 

Panel A: 2017 Panel B: 2018 

  
Panel C: 2019 Panel D: 2020 

  
Panel E: 2021 Panel F: 2022 

  
 

Per valutare il livello di concentrazione del trasferimento e determinare se rispecchia una 

distribuzione equa, tenendo conto delle economie di scala, utilizziamo la curva di Lorenz 

(Figura 7).  
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Questa è un’utile rappresentazione grafica in cui nell’asse delle ascisse troviamo la 

percentuale cumulata delle famiglie beneficiarie e nell’asse delle ordinate la percentuale 

cumulata del trasferimento comunale equivalente. Una distribuzione perfettamente egalitaria, 

con tutte le famiglie che percepiscono lo stesso trasferimento equivalente, coinciderebbe con 

la retta rossa (ovvero la bisettrice del piano cartesiano). Una distribuzione perfettamente 

disuguale, in cui una sola famiglia percepisce tutto l’ammontare dei trasferimenti disponibili, 

corrisponderebbe a una retta verticale in x=1. In sostanza, più la curva azzurra tende verso 

l’angolo in basso a destra del piano, più la distribuzione è disuguale. Si noti come, a partire dal 

2020, la curva azzurra si avvicina alla curva rossa. Ciò significa che la distribuzione dei 

trasferimenti equivalenti percepiti dalle famiglie beneficiarie diventa più egalitaria. 

 

 
Figura 7: Curva di Lorenz del trasferimento equivalente comunale. Serie storica 2017-2022. 

 

Panel A: 2017 Panel B: 2018 

 
 

Panel C: 2019 Panel D: 2020 

  
Panel E: 2021 Panel F: 2022 
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I beneficiari per macroarea 

 
Tabella 12: Beneficiari per macroarea. Serie storica 2017-2022. 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Abitare 674 625 664 725 642 540 3.870 

Disagio sociale 753 665 650 603 537 447 3.655 

Non auto-sufficienza 236 249 270 375 395 410 1.935 

Altro 73 51 53 51 33 37 298 

Misure regionali 345 - 327 1.216 1.490 1.856 5.234 

Buoni Covid - - - 2.929 1.557 469 4.955 

 

La Tabella 12 e la Figura 8 indicano il numero di beneficiari per macroarea tra il 2017 e il 

2022. Si nota come la numerosità dei beneficiari degli interventi economici della macro-area 

Disagio Sociale sia in costante diminuzione dal 2017, mentre il numero di assistiti per 

interventi legati alla Non Autosufficienza presenti un trend crescente nel periodo in esame.  

Meno evidente è l’andamento dei beneficiari degli interventi per l’Abitare che presentano 

un picco nell’anno di inizio della pandemia, accompagnato dall’accesso di una platea 

decisamente più ampia di beneficiari (si passa da 327 nel 2019 a 1.216 beneficiari nel 2020) 

alle misure regionali anch’esse rivolte al diritto alla casa. I Buoni Covid raggiungono quasi le 

3.000 persone nel loro anno di introduzione.  
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Figura 8: Beneficiari per macroarea – interventi totali (v. a.). Serie Storica 2017-2022. 

 

4.1 Profilazione per tipologia familiare  

 

Distinguendo tra tipologie familiari che tengano conto del numero di adulti e minori presenti 

nel nucleo, è possibile individuare le caratteristiche dei nuclei beneficiari maggiormente 

interessati dai trasferimenti economici delle sei macroaree. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 13: Beneficiari macroarea Abitare per tipologia familiare (v. a. - %).  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Un adulto senza minori 
161 143 171 171 153 127 926 

(23,9%) (22,9%) (25,8%) (23,6%) (23,8%) (23,5%) (23,9%) 

Un adulto con minori 
89 78 63 77 57 57 421 

(13,2%) (12,5%) (9,5%) (10,6%) (8,9%) (10,6%) (10,9%) 

Due adulti senza minori 
72 76 72 77 72 67 436 

(10,7%) (12,2%) (10,8%) (10,6%) (11,2%) (12,4%) (11,3%) 

Due adulti con minori 
166 143 183 174 138 102 906 

(24,6%) (22,9%) (27,6%) (24,0%) (21,5%) (18,9%) (23,4%) 

Più di due adulti senza minori 
60 40 36 58 48 39 281 

(8,9%) (6,4%) (5,4%) (8,0%) (7,5%) (7,2%) (7,3%) 

Più di due adulti con minori 
126 145 139 168 174 148 900 

(18,7%) (23,2%) (20,9%) (23,2%) (27,1%) (27,4%) (23,3%) 

Totale 674 625 664 725 642 540 3.870 

 

Nella suddivisione per tipologia familiare dei beneficiari della macroarea Abitare si nota come 

i nuclei familiari maggiormente interessati da tali misure siano gli adulti soli e le famiglie 

composte da almeno due adulti con minori. Sommando le quote rappresentate da nuclei 

familiari con presenza di minori si arriva a circa il 60% dei beneficiari delle misure per il diritto 
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alla casa. Da evidenziare è il trend in aumento delle famiglie numerose composte da più di due 

adulti con minori che nell’ultimo anno di analisi, il 2022, rappresentano la quota prevalente. 

 
Figura 9: Beneficiari macroarea Abitare per tipologia familiare (%). Serie storica 2017-2022. 

 
 

Anche i trasferimenti aggregati nella macroarea Disagio Sociale risultano destinati in 

prevalenza a nuclei familiari in cui sono presenti minori a carico. 

 
Tabella 14: Beneficiari macroarea Disagio Sociale per tipologia familiare (v. a. - %).  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Un adulto senza minori 
143 137 129 105 105 80 699 

(19,0%) (20,6%) (19,8%) (17,4%) (19,6%) (17,9%) (19,1%) 

Un adulto con minori 
106 99 77 80 73 70 505 

(14,1%) (14,9%) (11,8%) (13,3%) (13,6%) (15,7%) (13,8%) 

Due adulti senza minori 
60 51 49 39 29 28 256 

(8,0%) (7,7%) (7,5%) (6,5%) (5,4%) (6,3%) (7,0%) 

Due adulti con minori 
190 140 163 138 130 102 863 

(25,2%) (21,1%) (25,1%) (22,9%) (24,2%) (22,8%) (23,6%) 

Più di due adulti senza minori 
84 44 51 46 24 14 263 

(11,2%) (6,6%) (7,8%) (7,6%) (4,5%) (3,1%) (7,2%) 

Più di due adulti con minori 
170 194 181 195 176 153 1.069 

(22,6%) (29,2%) (27,8%) (32,3%) (32,8%) (34,2%) (29,3%) 

Totale 753 665 650 603 537 447 3.655 

 

 

Se si somma la quota complessiva dei beneficiari appartenenti a nuclei familiari con un solo 

adulto con minori e le quote dei nuclei familiari composti da almeno due adulti con minori si 

arriva a poco meno del 70% dei beneficiari.  

Tutte le tre tipologie di nuclei familiari senza minori presentano quote decrescenti tra il 2017 

e il 2022. Nuovamente le famiglie più numerose composte da più di due adulti con minori 

passano dal 22,6% dei beneficiari del 2017 al 34,2% nel 2022. 
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Figura 10: Beneficiari macroarea Disagio Sociale per tipologia familiare (%). Serie storica 2017-

2022. 

 
 

Tabella 15: Beneficiari macroarea Non Autosufficienza per tipologia familiare (v. a. - %).  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Un adulto senza minori 
134 132 149 210 210 210 1.045 

(56,8%) (53,0%) (55,2%) (56,0%) (53,2%) (51,2%) (54,0%) 

Un adulto con minori 
1 3 2 - 1 1 8 

(0,4%) (1,2%) (0,7%) (0,0%) (0,3%) (0,2%) (0,4%) 

Due adulti senza minori 
55 51 55 101 102 112 476 

(23,3%) (20,5%) (20,4%) (26,9%) (25,8%) (27,3%) (24,6%) 

Due adulti con minori 
6 5 7 9 12 6 45 

(2,5%) (2,0%) (2,6%) (2,4%) (3,0%) (1,5%) (2,3%) 

Più di due adulti senza minori 
30 46 50 51 60 71 308 

(12,7%) (18,5%) (18,5%) (13,6%) (15,2%) (17,3%) (15,9%) 

Più di due adulti con minori 
10 12 7 4 10 10 53 

(4,2%) (4,8%) (2,6%) (1,1%) (2,5%) (2,4%) (2,7%) 

Totale 236 249 270 375 395 410 1.935 

 

I trasferimenti per la non-autosufficienza, come da attese, sono rivolti per oltre il 50% dei 

casi ad adulti soli. 

 
Figura 11: Beneficiari macroarea Non Autosufficienza per tipologia familiare (%). Serie storica 

2017-2022. 
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Le Misure Regionali per l’abitare sono intercettate in prevalenza da nuclei familiari composti 

da due adulti con minori per una quota pari al 40% dei beneficiari, seguiti dalle famiglie con 

più di due adulti e presenza di minori a carico (poco meno del 20% del totale dei beneficiari). 

 
Tabella 16: Beneficiari macroarea Misure Regionali per tipologia familiare (v.a. - %).  

  2017 2019 2020 2021 2022 Totale 

Un adulto senza minori 
73 79 109 235 322 818 

(21,2%) (24,2%) (9,0%) (15,8%) (17,3%) (15,6%) 

Un adulto con minori 
15 17 60 103 116 311 

(4,3%) (5,2%) (4,9%) (6,9%) (6,3%) (5,9%) 

Due adulti senza minori 
51 38 110 186 227 612 

(14,8%) (11,6%) (9,0%) (12,5%) (12,2%) (11,7%) 

Due adulti con minori 
117 104 587 574 709 2.091 

(33,9%) (31,8%) (48,3%) (38,5%) (38,2%) (40,0%) 

Più di due adulti senza minori 
35 34 80 116 140 405 

(10,1%) (10,4%) (6,6%) (7,8%) (7,5%) (7,7%) 

Più di due adulti con minori 
54 55 270 276 342 997 

(15,7%) (16,8%) (22,2%) (18,5%) (18,4%) (19,1%) 

Total 345 327 1.216 1.490 1.856 5.234 

 

Tra il 2019 e il 2020 si assiste a un deciso incremento dei nuclei beneficiari composti da due 

adulti con minori e a un contestuale decremento del contributo regionali tra i nuclei 

monopersonali. 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Beneficiari macroarea Misure Regionali per tipologia familiare (%). Serie storica 2017-

2022. 

 
 

 

Al pari delle Misure Regionali, anche i Buoni Covid hanno interessato in prevalenza i nuclei 
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Seppur con incrementi contenuti, nei 3 anni di disponibilità dei Buoni Covid, si nota come le 

quote dei beneficiari appartenenti a nuclei familiari con presenza di minori risulti in crescita, 

mentre le tipologie familiari senza minori presentano un trend stazionario o in diminuzione. 

Tale evidenza risulta in linea con quanto già analizzato per le altre macroaree di bisogno, fatta 

eccezione per la Non Autosufficienza che, per le specifiche caratteristiche dei beneficiari, risulta 

meno facilmente associabile alle altre macroaree di intervento. 

 
Tabella 17: Beneficiari macroarea Misure Nazionali per tipologia familiare (v.a. - %).  

  2020 2021 2022 Totale 

Un adulto senza minori 
597 279 92 968 

(20,4%) (17,9%) (19,6%) (19,5%) 

Un adulto con minori 
211 131 45 387 

(7,2%) (8,4%) (9,6%) (7,8%) 

Due adulti senza minori 
321 164 54 539 

(11,0%) (10,5%) (11,5%) (10,9%) 

Due adulti con minori 
853 460 127 1.440 

(29,1%) (29,5%) (27,1%) (29,1%) 

Più di due adulti senza minori 
323 150 33 506 

(11,0%) (9,6%) (7,0%) (10,2%) 

Più di due adulti con minori 
624 373 118 1.115 

(21,3%) (24,0%) (25,2%) (22,5%) 

Totale 2.929 1.557 469 4.955 

 

 

 
Figura 13: Beneficiari macroarea Misure Nazionali per tipologia familiare (%). Serie storica 2017-

2022. 
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4.2. Profilazione per background migratorio 

 

La presente sezione descrive la distribuzione dei trasferimenti economici tra i beneficiari con 

diversa provenienza geografica (background migratorio), distinguendo tra persone di origine 

europea e persone di origine extraeuropea. 

 
Tabella 18: Beneficiari macroarea Abitare per provenienza (v.a. - %).  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Senza background 

migratorio 

529 487 496 497 360 295 2.664 

(78,5%) (77,9%) (74,7%) (68,6%) (56,1%) (54,6%) (68,8%) 

Con background 

migratorio 

145 138 168 228 282 245 1.206 

(21,5%) (22,1%) (25,3%) (31,4%) (43,9%) (45,4%) (31,2%) 

Totale 674 625 664 725 642 540 3.870 

 

I beneficiari degli interventi economici per l’Abitare sono per i 2/3 del totale nati in uno Stato 

europeo. 

Guardando al peso di ciascun gruppo di beneficiari sul totale dei beneficiari per ciascun 

anno di analisi, si nota come tra il 2017 e il 2022 la quota dei beneficiari con background 

migratorio sia raddoppiata, mentre il peso dei beneficiari privi di una storia migratoria alle 

spalle si sia ridotta dal 78,5% nel 2017 al 54,6% nel 2022. Di rilievo è l’aumento di oltre 12 

punti percentuali della quota di beneficiari migranti tra il 2020 e il 2021, accompagnato da una 

contestuale riduzione di pari misura della quota dei beneficiari senza un background 

migratorio. 

 
Figura 14: Beneficiari macroarea Abitare per provenienza (%). Serie storica 2017-2022. 

 
 

Tabella 19: Beneficiari macroarea Disagio Sociale per provenienza (v.a. - %).  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Senza background 

migratorio 

633 565 519 438 330 253 2.738 

(84,1%) (85,0%) (79,8%) (72,6%) (61,5%) (56,6%) (74,9%) 

Con background 

migratorio 

120 100 131 165 207 194 917 

(15,9%) (15,0%) (20,2%) (27,4%) (38,5%) (43,4%) (25,1%) 

Totale 753 665 650 603 537 447 3.655 
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Per i beneficiari degli interventi economici della macro-area Disagio Sociale, il divario nel 

primo anno di analisi risulta ancora più accentuato tra le due tipologie di beneficiari in esame 

(nel 2017, l’84,1% dei beneficiari non ha un background migratorio contro il 15,9% con 

background migratorio), con una convergenza più rapida fino ad arrivare al 2022 con il 56,6% 

di beneficiari senza background migratorio e il 43,4% di beneficiari appartenenti alla seconda 

tipologia.  

Anche in questo caso, a cavallo tra il 2020 e il 2021 si assiste a un decisivo incremento della 

quota di beneficiari migranti e alla relativa riduzione dei beneficiari senza una storia migratoria. 

 

Figura 15: Beneficiari macroarea Disagio Sociale per provenienza (%). Serie storica 2017-2022.

 
 

 

 

 

 
Tabella 20: Beneficiari macroarea Non Autosufficienza sociale per provenienza (v.a. - %).  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Senza background 

migratorio 

222 238 256 357 380 384 1.837 

(94,1%) (95,6%) (94,8%) (95,2%) (96,2%) (93,7%) (94,9%) 

Con background 

migratorio 

14 11 14 18 15 26 98 

(5,9%) (4,4%) (5,2%) (4,8%) (3,8%) (6,3%) (5,1%) 

Totale 236 249 270 375 395 410 1.935 

 

Discorso a parte merita la composizione per provenienza geografica dei beneficiari della 

macroarea Non Autosufficienza. In linea con le dinamiche demografiche della popolazione 

migrante residente sul territorio italiano, la stragrande maggioranza dei beneficiari di 

trasferimenti per la non autosufficienza e la disabilità sono rivolti ai cittadini europei con quote 

relative costanti nel periodo di analisi. 
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Figura 16: Beneficiari macroarea Non Autosufficienza per provenienza (%). Serie storica 2017-

2022. 

 
 

Tabella 21: Beneficiari macroarea Misure Regionali per provenienza (v.a. - %).  

  2017 2019 2020 2021 2022 Totale 

Senza background 

migratorio 

184 179 445 619 826 2.253 

(53,3%) (54,7%) (36,6%) (41,5%) (44,5%) (43,1%) 

Con background 

migratorio 

161 148 771 871 1.030 2.981 

(46,7%) (45,3%) (63,4%) (58,5%) (55,5%) (57,0%) 

Totale 345 327 1.216 1.490 1.856 5.234 

 

Le misure regionali per il contributo all’affitto si sono rivolte in prevalenza a beneficiari nati 

in paesi extra-europei per il 57% dei casi, con un chiaro cambio di rotta verificatori nell’anno 

di inizio della pandemia di Covid-19. Tra il 2019 e il 2020, a fronte di un quadruplicarsi del 

numero totale dei beneficiari in termini assoluti, si è passati da un peso relativo pari al 54,7% 

nel 2019 al 36,6% nel 2020 dei beneficiari senza background migratorio e a un contestuale 

aumento della quota rappresentata dai beneficiari migranti dal 45,3% al 63,4%. 

 

 

Figura 17: Beneficiari macroarea Misure Regionali per provenienza (%). Serie storica 2017-2022. 
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Tabella 22: Beneficiari macroarea Misure Nazionali per provenienza (v.a. - %). 

  2020 2021 2022 Totale 

Senza background 

migratorio 

1.389 726 253 2.368 

(47,4%) (46,6%) (53,9%) (47,8%) 

Con background 

migratorio 

1.540 831 216 2.587 

(52,6%) (53,4%) (46,1%) (52,2%) 

Totale 2.929 1.557 469 4.955 

 

Come nel caso delle misure regionali, anche le misure nazionali rappresentati da Buoni Covid 

risultano leggermente sbilanciate a favore dei beneficiari con background migratorio con uno 

scarto di 4 punti percentuali. 

 
Figura 18: Beneficiari macroarea Misure Nazionali per provenienza (%). Serie storica 2017-2022. 

 

 
 

 

 

 

 

5.3. Profilazione per quartiere 

 

Le mappe per quartiere dei trasferimenti economici dei servizi sociali, indicano l’incidenza 

delle famiglie beneficiarie per macroarea sul totale delle famiglie residenti nel quartiere. 
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Figura 19: Incidenza famiglie beneficiarie macroarea Abitare per quartiere. Serie storica 2017-

2022 

Panel A: 2017
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Tra il 2017 e il 2022 l’incidenza delle famiglie beneficiarie dei trasferimenti per l’Abitare si 

concentra nella zona centro e nord-est del Comune di Modena, con un progressivo aumento 

relativo dei beneficiari anche nella zona est con il quartiere Madonnina. Solo per il 2019 e il 

2021 si rileva una concentrazione, seppur limitata, delle famiglie dei beneficiari nella parte 

sud-est di San Damaso, Buon Pastore e Sant’Agnese. 

 
Figura 20: Incidenza famiglie beneficiarie macroarea Disagio Sociale per quartiere. Serie storica 

2017-2022. 
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Panel E: 2021

 

Panel F: 2022

 
 

 

Tra il 2017 e il 2022 l’incidenza più elevata dei beneficiari della macroarea Disagio Sociale si 

registra nel Centro Storico del Comune di Modena, seguito dalla periferia nord-est del quartiere 

Crocetta, con un intensificarsi progressivo del bisogno nella zona di Modena Est. Negli anni di 

maggiore impatto della pandemia, tra il 2020 e il 2021, si assiste a un aumento dell’incidenza 

dei beneficiari nella zona di San Damaso, Buon Pastore e Santa Agnese. 

 
Figura 21: Incidenza famiglie beneficiarie macroarea Non Autosufficienza per quartiere. Serie 

storica 2017-2022. 
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Panel C: 2019

 

Panel D: 2020

 
Panel E: 2021

 

Panel F: 2022

 
 

 

 

Lo scenario delle famiglie beneficiarie dei trasferimenti per la Non autosufficienza si presenta 

differente rispetto al quadro di incidenza della macroarea Abitare e Disagio Sociale. Tra il 2017 

e il 2022 si assiste a una persistenza del bisogno legato alla condizione di non autosufficienza 

nella zona centro-sud del Comune, nello specifico nei quartieri Buon Pastore e Sant’Agnese, 

e, in misura minore nel quartiere San Lazzaro e Modena Est. 
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Figura 22: Incidenza famiglie beneficiarie macroarea Misure Regionali per quartiere. Serie storica 

2017-2022 
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Le Misure Regionali per il diritto alla casa presentano uno scenario simili alle due aree dei 

bisogni legati all’Abitare e al Disagio Sociale, con una netta incidenza nel quartiere Centro 

Storico e, con minore continuità in termini di livello di incidenza, nel quartiere Crocetta e San 

Lazzaro. 

 
Figura 23: Incidenza famiglie beneficiarie macroarea Misure Nazionali per quartiere. Serie storica 

2017-2022 

Panel A: 2020

 

Panel B: 2021

 
Panel C: 2022

 

 

 

Le famiglie beneficiarie dei Buoni Covid si concentrano nelle aree già note del Centro Storico, 

del quartiere Crocetta e San Lazzaro, ma con un’estensione del bisogno nella zona est del 

quartiere Madonnina e nella periferia sud-est di San Damaso. 
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APPENDICE 

 

Tabella 1: Spesa comunale per singoli interventi (v. a.). Serie storica 2017-2022. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Assegno di cura 

disabili 
143.625 196.892 212.681 210.869 238.506 223.627 

Assegno di cura livello 

A 
635.956 420.069 262.212 229.605 269.546 280.464 

Assegno di cura livello 

B 
78.228 116.016 157.390 213.344 176.555 211.910 

Assegno di cura livello 

C 
30.550 52.858 73.710 73.383 57.909 56.031 

Contributo aggiuntivo 

comunale 
354.345 367.472 234.398 197.913 136.628 108.491 

Contributo agg. per 

assistenza familiare 
195.960 198.222 184.882 191.833 196.707 189.435 

Disabili - contributo 

agg. Comunale 
38.100 44.535 43.403 41.509 52.307 39.430 

Disabili - contributo 

agg. assistenza 

familiare 

19.040 25.760 28.596 28.000 32.000 27.453 

Case private affitti 193.315 170.302 151.786 179.156 144.258 141.890 

Case private 

cauz./anticipi affitti 
34.063 28.434 21.116 16.963 23.449 24.866 

Case private morosità 

affitto 
42.085 36.530 28.731 36.668 40.548 23.932 

Case private spese 

condominiali 
34.943 20.347 31.027 23.626 27.815 27.053 

Case Acer affitto 29.063 48.708 44.023 35.491 35.839 42.191 

Case Acer 

cauz./anticipi affitti 
1.762 2.764 2.469 2.042 1.484 800 

Case Acer morosità 

affitto 
22.833 23.691 42.168 31.721 58.253 50.172 

Case Acer spese 

condominiali 
78.454 57.779 78.055 68.916 70.195 88.374 

Affittacamere 390.631 367.239 414.270 475.287 610.152 813.372 

Albergo 92.184 101.888 114.367 137.392 117.244 119.261 

Emergenza freddo 4.375 16.784 7.620 16.485 3.262 82 

Paga affitto Uff. Casa 2.002 730 3.567 4.263 1.885 - 

Spese per manutenzioni 15.658 21.381 5.804 5.012 10.184 10.637 

Assicurazione auto 1.145 - - 200 - 523 

Baby-sitter 33.609 25.169 28.601 27.689 29.695 13.384 

Borse lavoro e simili 1.970 3.770 910 840 630 - 

Contratto sociale 5.750 3.360 - - - - 

Integrazione al reddito 445.657 401.953 337.436 382.834 297.250 247.835 

Mensa buoni 5.198 6.683 2.876 865 - - 

Mensa lettera 173.495 148.439 107.266 93.099 74.161 67.427 

Minimo garantito 23.005 25.670 24.516 15.445 12.290 13.070 

Pasto da asporto 9.687 2.271 4.437 4.404 9.538 8.621 

Rimborso spese 8.137 5.025 7.922 10.879 12.974 15.449 

Spese trasloco 9.115 11.856 11.782 13.929 12.930 12.574 

Una tantum 22.964 16.927 28.038 23.906 25.047 38.850 

Asdo 62.966 100.241 144.819 130.018 243.786 301.944 

Asdo mensile fisso 

continuativo 
22.030 15.546 40.192 42.258 64.905 35.475 
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Colf 23.889 32.340 48.998 72.049 83.589 51.379 

Home care 2.710 - - - - - 

Progetto socio-

educativo per 

autonomia 

27.552 40.769 27.532 12.955 16.939 - 

Spese funerale 3.700 900 1.000 5.753 3.185 2.474 

Spese sanitarie 16.627 18.026 17.199 15.688 14.102 10.678 

Strutture protette adulti 

contributo 
23.945 20.993 14.914 17.996 8.403 15.087 

Strutture protette adulti 

rette 
7.402 12.457 11.482 7.738 5.234 9.536 

Libri 7.311 8.150 9.326 8.017 7.012 3.621 

Rette e tasse 

scolastiche 
78.756 58.205 42.076 30.982 56.320 34.993 

Rette e tasse 

scolastiche morosità 
15.718 21.197 28.387 12.361 15.714 29.601 

Attività ludico-sportive 48.349 48.803 40.464 20.203 11.880 24.211 

Centri e soggiorni 

estivi 
60.906 41.183 39.101 31.458 59.613 47.114 

Spese di viaggio 4.652 2.578 2.225 378 1.777 - 

Trasporto lavoro 

handicap 
373 130 107 - - - 

Trasporto privato 15.285 27.632 21.786 14.968 11.745 33.035 

Trasporto pubblico 26.150 21.919 25.781 17.773 9.305 5.228 

Acqua 7.891 7.596 20.229 10.046 9.628 11.372 

Gas 8.579 6.800 7.549 7.129 8.022 5.139 

Hera 179.274 168.653 161.717 189.353 165.175 97.265 

Riallaccio Hera 7.509 5.195 6.858 4.224 1.046 338 

Tari 3.061 3.426 1.992 1.115 690 519 

Utenze telefoniche 425 300 - 121 283 - 

Spese patente - 5.309 3.526 1.996 1.659 5.342 

Beneficio economico 

trasporto lavoro disabili 
- 26.296 39.513 31.462 27.584 25.657 

Strutture protette 

anziani contributo 
- 1.320 2.546 2.873 1.730 2.608 

Strutture protette 

anziani rette 
- 752 - - - - 

Incentivo economico 

A.MO.DO 
- - 5.000 96.000 73.650 81.250 

Luce - - 1.473 3.781 7.750 3.293 

Interpreti mediatori 

culturali 
- - - 158 - - 

Contributo L.R. 29 Art. 

9 
- - - - 14.673 - 

Contributo L.R. 29 Art. 

10 
- - - - 1.168 2.056 

Strutture minori 

contributo 
- - - - - 90 

Totale  3.831.964 3.666.237 3.461.850 3.582.422 3.705.810 3.736.513 

 

Tabella 2: Spesa totale per singoli interventi (v. a.). Serie storica 2017-2022. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Assegno di cura disabili 143.625 196.892 212.681 210.869 238.506 223.627 

Assegno di cura livello A 635.956 420.069 262.212 229.605 269.546 280.464 

Assegno di cura livello B 78.228 116.016 157.390 213.344 176.555 211.910 

Assegno di cura livello C 30.550 52.858 73.710 73.383 57.909 56.031 

Contributo aggiuntivo 

comunale 
354.345 367.472 234.398 197.913 136.628 108.491 
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Contributo agg. per assistenza 

familiare 
195.960 198.222 184.882 191.833 196.707 189.435 

Disabili - contributo agg. 

comunale 
38.100 44.535 43.403 41.509 52.307 39.430 

Disabili - contributo agg. 

assistenza familiare 
19.040 25.760 28.596 28.000 32.000 27.453 

Case private affitti 193.315 170.302 151.786 179.156 144.258 141.890 

Case private cauz./anticipi 

affitti 
34.063 28.434 21.116 16.963 23.449 24.866 

Case private morosità affitto 42.085 36.530 28.731 36.668 40.548 23.932 

Case private spese 

condominiali 
34.943 20.347 31.027 23.626 27.815 27.053 

Case Acer affitto 29.063 48.708 44.023 35.491 35.839 42.191 

Case Acer cauz./anticipi affitti 1.762 2.764 2.469 2.042 1.484 800 

Case Acer morosità affitto 22.833 23.691 42.168 31.721 58.253 50.172 

Case Acer spese condominiali 78.454 57.779 78.055 68.916 70.195 88.374 

Affittacamere 390.631 367.239 414.270 475.287 610.152 813.372 

Albergo 92.184 101.888 114.367 137.392 117.244 119.261 

Emergenza freddo 4.375 16.784 7.620 16.485 3.262 82 

Paga affitto Uff. Casa 2.002 730 3.567 4.263 1.885 - 

Spese per manutenzioni 15.658 21.381 5.804 5.012 10.184 10.637 

Assicurazione auto 1.145 - - 200 - 523 

Baby-sitter 33.609 25.169 28.601 27.689 29.695 13.384 

Borse lavoro e simili 1.970 3.770 910 840 630 - 

Contratto sociale 5.750 3.360 - - - - 

Integrazione al reddito 445.657 401.953 337.436 382.834 297.250 247.835 

Mensa buoni 5.198 6.683 2.876 865 - - 

Mensa lettera 173.495 148.439 107.266 93.099 74.161 67.427 

Minimo garantito 23.005 25.670 24.516 15.445 12.290 13.070 

Pasto da asporto 9.687 2.271 4.437 4.404 9.538 8.621 

Rimborso spese 8.137 5.025 7.922 10.879 12.974 15.449 

Spese trasloco 9.115 11.856 11.782 13.929 12.930 12.574 

Una tantum 22.964 16.927 28.038 23.906 25.047 38.850 

Asdo 62.966 100.241 144.819 130.018 243.786 301.944 

Asdo mensile fisso 

continuativo 
22.030 15.546 40.192 42.258 64.905 35.475 

Colf 23.889 32.340 48.998 72.049 83.589 51.379 

Home care 2.710 - - - - - 

Progetto socio-educativo per 

autonomia 
27.552 40.769 27.532 12.955 16.939 - 

Spese funerale 3.700 900 1.000 5.753 3.185 2.474 

Spese sanitarie 16.627 18.026 17.199 15.688 14.102 10.678 

Strutture protette adulti 

contributo 
23.945 20.993 14.914 17.996 8.403 15.087 

Strutture protette adulti rette 7.402 12.457 11.482 7.738 5.234 9.536 

Libri 7.311 8.150 9.326 8.017 7.012 3.621 

Rette e tasse scolastiche 78.756 58.205 42.076 30.982 56.320 34.993 

Rette e tasse scolastiche 

morosità 
15.718 21.197 28.387 12.361 15.714 29.601 

Attività ludico-sportive 48.349 48.803 40.464 20.203 11.880 24.211 

Centri e soggiorni estivi 60.906 41.183 39.101 31.458 59.613 47.114 

Spese di viaggio 4.652 2.578 2.225 378 1.777 - 

Trasporto lavoro handicap 373 130 107 - - - 

Trasporto privato 15.285 27.632 21.786 14.968 11.745 33.035 

Trasporto pubblico 26.150 21.919 25.781 17.773 9.305 5.228 
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Acqua 7.891 7.596 20.229 10.046 9.628 11.372 

Gas 8.579 6.800 7.549 7.129 8.022 5.139 

Hera 179.274 168.653 161.717 189.353 165.175 97.265 

Riallaccio Hera 7.509 5.195 6.858 4.224 1.046 338 

Tari 3.061 3.426 1.992 1.115 690 519 

Utenze telefoniche 425 300 - 121 283 - 

Spese patente - 5.309 3.526 1.996 1.659 5.342 

Beneficio economico trasporto 

lavoro disabili 
- 26.296 39.513 31.462 27.584 25.657 

Strutture protette anziani 

contributo 
- 1.320 2.546 2.873 1.730 2.608 

Strutture protette anziani rette - 752 - - - - 

Incentivo economico 

A.MO.DO 
- - 5.000 96.000 73.650 81.250 

Luce - - 1.473 3.781 7.750 3.293 

Interpreti mediatori culturali - - - 158 - - 

Contributo L.R. 29 Art. 9 - - - - 14.673 - 

Contributo L.R. 29 Art. 10 - - - - 1.168 2.056 

Strutture minori contributo - - - - - 90 

Contributo per affitto 2017 453.091 - - - - - 

Contributo morosità 

incolpevole 
- - 153.205 107.465 66.806 - 

Contributo per affitto 2019 - - 391.132 - - - 

Bando affitto regionale - - - 1.431.895 132.887 - 

Contributo affitto regionale 

speciale 2020 
- - - 223.006 - - 

Contributo affitto regionale 

speciale 2021 
- - - - 1.897.452 382.394 

Contributo affitto regionale 

2022 
- - - - - 2.267.110 

Rinegoziazione affitto - - - - 31.758 - 

Buoni Covid - - - 1.108.859 780.950 447.700 

Totale 4.285.055 3.666.237 4.006.187 6.453.647 6.615.663 6.833.717 

 

Tabella 3: Spesa comunale per singoli interventi (%). Serie storica 2017-2022. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Assegno di cura disabili 3,7% 5,4% 6,1% 5,9% 6,4% 6,0% 

Assegno di cura livello A 16,6% 11,5% 7,6% 6,4% 7,3% 7,5% 

Assegno di cura livello B 2,0% 3,2% 4,5% 6,0% 4,8% 5,7% 

Assegno di cura livello C 0,8% 1,4% 2,1% 2,0% 1,6% 1,5% 

Contributo aggiuntivo comunale 9,2% 10,0% 6,8% 5,5% 3,7% 2,9% 

Contributo agg. per assistenza familiare 5,1% 5,4% 5,3% 5,4% 5,3% 5,1% 

Disabili - contributo agg. comunale 1,0% 1,2% 1,3% 1,2% 1,4% 1,1% 

Disabili - contributo agg. assistenza 

familiare 
0,5% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,7% 

Case private affitti 5,0% 4,6% 4,4% 5,0% 3,9% 3,8% 

Case private cauz./anticipi affitti 0,9% 0,8% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 

Case private morosità affitto 1,1% 1,0% 0,8% 1,0% 1,1% 0,6% 

Case private spese condominiali 0,9% 0,6% 0,9% 0,7% 0,8% 0,7% 

Case Acer affitto 0,8% 1,3% 1,3% 1,0% 1,0% 1,1% 

Case Acer cauz./anticipi affitti 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 

Case Acer morosità affitto 0,6% 0,6% 1,2% 0,9% 1,6% 1,3% 

Case Acer spese condominiali 2,0% 1,6% 2,3% 1,9% 1,9% 2,4% 

Affittacamere 10,2% 10,0% 12,0% 13,3% 16,5% 21,8% 

Albergo 2,4% 2,8% 3,3% 3,8% 3,2% 3,2% 
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Emergenza freddo 0,1% 0,5% 0,2% 0,5% 0,1% 0,0% 

Paga affitto Uff. Casa 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

Spese per manutenzioni 0,4% 0,6% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 

Assicurazione auto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Baby-sitter 0,9% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,4% 

Borse lavoro e simili 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Contratto sociale 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Integrazione al reddito 11,6% 11,0% 9,7% 10,7% 8,0% 6,6% 

Mensa buoni 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mensa lettera 4,5% 4,0% 3,1% 2,6% 2,0% 1,8% 

Minimo garantito 0,6% 0,7% 0,7% 0,4% 0,3% 0,3% 

Pasto da asporto 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 

Rimborso spese 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 

Spese trasloco 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 

Una tantum 0,6% 0,5% 0,8% 0,7% 0,7% 1,0% 

Asdo 1,6% 2,7% 4,2% 3,6% 6,6% 8,1% 

Asdo mensile fisso continuativo 0,6% 0,4% 1,2% 1,2% 1,8% 0,9% 

Colf 0,6% 0,9% 1,4% 2,0% 2,3% 1,4% 

Home care 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Progetto socio-educativo per autonomia 0,7% 1,1% 0,8% 0,4% 0,5% 0,0% 

Spese funerale 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 

Spese sanitarie 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 

Strutture protette adulti contributo 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% 0,2% 0,4% 

Strutture protette adulti rette 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 

Libri 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 

Rette e tasse scolastiche 2,1% 1,6% 1,2% 0,9% 1,5% 0,9% 

Rette e tasse scolastiche morosità 0,4% 0,6% 0,8% 0,3% 0,4% 0,8% 

Attività ludico-sportive 1,3% 1,3% 1,2% 0,6% 0,3% 0,6% 

Centri e soggiorni estivi 1,6% 1,1% 1,1% 0,9% 1,6% 1,3% 

Spese di viaggio 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Trasporto lavoro handicap 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Trasporto privato 0,4% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3% 0,9% 

Trasporto pubblico 0,7% 0,6% 0,7% 0,5% 0,3% 0,1% 

Acqua 0,2% 0,2% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 

Gas 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 

Hera 4,7% 4,6% 4,7% 5,3% 4,5% 2,6% 

Riallaccio Hera 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 

Tari 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Utenze telefoniche 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Spese patente 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Beneficio economico trasporto lavoro 

disabili 
0,0% 0,7% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% 

Strutture protette anziani contributo 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Strutture protette anziani rette 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Incentivo economico A.MO.DO 0,0% 0,0% 0,1% 2,7% 2,0% 2,2% 

Luce 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 

Interpreti mediatori culturali 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Contributo L.R. 29 Art. 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 

Contributo L.R. 29 Art. 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Strutture minori contributo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabella 4: Spesa totale per singoli interventi (%). Serie storica 2017-2022. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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Assegno di cura disabili 3,4% 5,4% 5,3% 3,3% 3,6% 3,3% 

Assegno di cura livello A 14,8% 11,5% 6,5% 3,6% 4,1% 4,1% 

Assegno di cura livello B 1,8% 3,2% 3,9% 3,3% 2,7% 3,1% 

Assegno di cura livello C 0,7% 1,4% 1,8% 1,1% 0,9% 0,8% 

Contributo aggiuntivo comunale 8,3% 10,0% 5,9% 3,1% 2,1% 1,6% 

Contributo agg. per assistenza familiare 4,6% 5,4% 4,6% 3,0% 3,0% 2,8% 

Disabili - contributo agg. comunale 0,9% 1,2% 1,1% 0,6% 0,8% 0,6% 

Disabili - contributo agg. assistenza 

familiare 
0,4% 0,7% 0,7% 0,4% 0,5% 0,4% 

Case private affitti 4,5% 4,6% 3,8% 2,8% 2,2% 2,1% 

Case private cauz./anticipi affitti 0,8% 0,8% 0,5% 0,3% 0,4% 0,4% 

Case private morosità affitto 1,0% 1,0% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 

Case private spese condominiali 0,8% 0,6% 0,8% 0,4% 0,4% 0,4% 

Case Acer affitto 0,7% 1,3% 1,1% 0,5% 0,5% 0,6% 

Case Acer cauz./anticipi affitti 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Case Acer morosità affitto 0,5% 0,6% 1,1% 0,5% 0,9% 0,7% 

Case Acer spese condominiali 1,8% 1,6% 1,9% 1,1% 1,1% 1,3% 

Affittacamere 9,1% 10,0% 10,3% 7,4% 9,2% 11,9% 

Albergo 2,2% 2,8% 2,9% 2,1% 1,8% 1,7% 

Emergenza freddo 0,1% 0,5% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 

Paga affitto Uff. Casa 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 

Spese per manutenzioni 0,4% 0,6% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 

Assicurazione auto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Baby-sitter 0,8% 0,7% 0,7% 0,4% 0,4% 0,2% 

Borse lavoro e simili 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Contratto sociale 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Integrazione al reddito 10,4% 11,0% 8,4% 5,9% 4,5% 3,6% 

Mensa buoni 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mensa lettera 4,0% 4,0% 2,7% 1,4% 1,1% 1,0% 

Minimo garantino 0,5% 0,7% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 

Pasto da asporto 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Rimborso spese 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Spese trasloco 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

Una tantum 0,5% 0,5% 0,7% 0,4% 0,4% 0,6% 

Asdo 1,5% 2,7% 3,6% 2,0% 3,7% 4,4% 

Asdo mensile fisso continuativo 0,5% 0,4% 1,0% 0,7% 1,0% 0,5% 

Colf 0,6% 0,9% 1,2% 1,1% 1,3% 0,8% 

Home care 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Progetto socio-educativo per autonomia 0,6% 1,1% 0,7% 0,2% 0,3% 0,0% 

Spese funerale 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

Spese sanitarie 0,4% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 

Strutture protette adulti contributo 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% 0,1% 0,2% 

Strutture protette adulti rette 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 

Libri 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

Rette e tasse scolastiche 1,8% 1,6% 1,1% 0,5% 0,9% 0,5% 

Rette e tasse scolastiche morosità 0,4% 0,6% 0,7% 0,2% 0,2% 0,4% 

Attività ludico-sportive 1,1% 1,3% 1,0% 0,3% 0,2% 0,4% 

Centri e soggiorni estivi 1,4% 1,1% 1,0% 0,5% 0,9% 0,7% 

Spese di viaggio 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Trasporto lavoro handicap 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Trasporto privato 0,4% 0,8% 0,5% 0,2% 0,2% 0,5% 

Trasporto pubblico 0,6% 0,6% 0,6% 0,3% 0,1% 0,1% 

Acqua 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% 0,1% 0,2% 
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Gas 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

Hera 4,2% 4,6% 4,0% 2,9% 2,5% 1,4% 

Riallaccio Hera 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 

Tari 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Utenze telefoniche 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Spese patente 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

Beneficio economico trasporto lavoro 

disabili 
0,0% 0,7% 1,0% 0,5% 0,4% 0,4% 

Strutture protette anziani contributo 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Strutture protette anziani rette 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Incentivo economico A.MO.DO 0,0% 0,0% 0,1% 1,5% 1,1% 1,2% 

Luce 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 

Interpreti mediatori culturali 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Contributo L.R. 29 Art. 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 

Contributo L.R. 29 Art. 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Strutture minori contributo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Contributo per affitto 2017 10,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Contributo morosità incolpevole 0,0% 0,0% 3,8% 1,7% 1,0% 0,0% 

Contributo per affitto 2019 0,0% 0,0% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bando affitto regionale 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 2,0% 0,0% 

Contributo affitto regionale speciale 2020 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 

Contributo affitto regionale speciale 2021 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,7% 5,6% 

Contributo affitto regionale 2022 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,2% 

Rinegoziazione affitto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 

Buoni Covid 0,0% 0,0% 0,0% 17,2% 11,8% 6,6% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

L’Osservatorio Sostenibilità Territoriale è un progetto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il DM 737. Sono parte del progetto il 

Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, il Dipartimento degli Studi Linguistici e Culturali, il Dipartimento di 

Giurisprudenza, il Dipartimento di Comunicazione ed Economia. 

L’Osservatorio Sostenibilità Territoriale si inserisce nel più ampio Accordo Quadro, siglato tra il Comune di 

Modena e l’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Il Welfare Data Lab è un osservatorio promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali, Accoglienza e 

integrazione, Agenzia casa, istituito tramite un protocollo tra il Comune di Modena, il Dipartimento di Economia 

Marco Biagi, l’Azienda sanitaria locale di Modena e le sedi modenesi dell’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-

Romagna e di Inail.  

Direttore del Welfare Data Lab è il Prof. Massimo Baldini, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Ne fanno parte: Andrea Barigazzi, Paolo Borghi, Eleonora Costantini, Maria Cristina D’Aguanno Giovanni 

Gallo, Chiara Giovinazzo, Marcello Morciano, Fabrizio Patriarca, Barbara Pistoresi, Claudia Zola. 

 

 

 

 

 


