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I LA DOMANDA TURISTICA

1. L’andamento storico ed il trend di breve, medio e lungo
periodo

La Sicilia è una regione che negli ultimi anni ha attivato un ottimo andamento dei flussi
turistici. Dal 1994, dopo due anni negativi per il turismo regionale, si osserva una crescita
costante sia delle presenze che degli arrivi.

Il 1999 si è così concluso con circa 3,3 milioni di persone che hanno pernottato in
regione per 12 milioni di notti, con una permanenza media di 3,3 giornate.

Tab. 1 Flusso storico del movimento turistico complessivo in Sicilia
Anni italiani stranieri totale

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1990  1.923.828  6.199.543     809.090  3.056.987  2.732.918    9.256.530
1991  1.952.762  6.355.231     819.279  3.123.481  2.772.041    9.478.712
1992  1.823.796  5.688.887     667.996  2.387.269  2.491.792    8.076.156
1993  1.758.324  5.311.986     617.479  2.304.430  2.375.803    7.616.416
1994  1.865.138  5.746.431     885.026  3.161.400  2.750.164    8.907.831
1995  1.889.842  5.760.950  1.027.128  3.609.073  2.916.970    9.370.023
1996  2.062.051  6.179.851  1.126.321  3.889.129  3.188.372  10.068.980
1997  2.040.789  6.341.237  1.179.633  3.951.100  3.220.422  10.292.337
1998  2.202.470  7.116.339  1.221.664  4.024.015  3.424.134  11.140.354
1999  2.286.677  7.431.867  1.323.835  4.526.884  3.610.512  11.958.751

Tab. 2 Flusso storico del movimento alberghiero in Sicilia
Anni italiani stranieri totale

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1990  1.788.264  5.281.060     753.431  2.784.564  2.541.695    8.065.624
1991  1.805.708  5.339.445     752.164  2.816.081  2.557.872    8.155.526
1992  1.681.236  4.785.220     621.966  2.208.243  2.303.202    6.993.463
1993  1.619.516  4.578.857     571.574  2.068.633  2.191.090    6.647.490
1994  1.729.633  4.868.071     836.686  2.912.540  2.566.319    7.780.611
1995  1.732.502  4.794.311     971.995  3.341.558  2.704.497    8.135.869
1996  1.891.489  5.237.209  1.065.698  3.607.026  2.957.187    8.844.235
1997  1.871.796  5.399.348  1.111.672  3.647.358  2.983.468    9.046.706
1998  2.020.693  6.092.415  1.147.993  3.675.387  3.168.686    9.767.802
1999  2.087.115  6.311.930  1.234.210  4.083.950  3.321.325  10.395.880

Lo stesso andamento viene riscontrato sia nel settore alberghiero che extralberghiero.
Il 1992 ed il 1993 sono state annate complesse per il turismo siciliano e per quello
nazionale in generale.

L’alberghiero produce 6,3 milioni di pernottamenti, confermando e miglioramento il
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superamento dei 2 milioni di utenti ottenuti già nel 1998; ciò ha prodotto una permanenza
media di 3,3 giornate.

La domanda fruitrice dell’offerta extralberghiera regionale supera, per la prima volta nel
decennio analizzato, il milione e mezzo di presenze per circa 290 mila clienti, ottenendo
una permanenza media di 3,4 notti pro capite.

Tab. 3 Flusso storico del movimento extralberghiero in Sicilia
Anni italiani stranieri totale

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1990     135.564     918.483       55.659     272.423     191.223    1.190.906
1991     147.054  1.015.786       67.115     307.400     214.169    1.323.186
1992     142.560     903.667       46.030     179.026     188.590    1.082.693
1993     138.808     733.129       45.905     235.797     184.713      968.926
1994     135.505     878.360       48.340     248.860     183.845    1.127.220
1995     157.340     966.639       55.133     267.515     212.473    1.234.154
1996     170.562     942.642       60.623     282.103     231.185    1.224.745
1997     168.993     941.889       67.961     303.742     236.954    1.245.631
1998     181.777  1.023.924       73.671     348.628     255.448    1.372.552
1999     199.562  1.119.937       89.625     442.934     289.187    1.562.871

Graf. 1 Confronto storico del flusso delle presenze in Sicilia nel settore alberghiero,
extralberghiero e complessivo.

1990 1991 1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

Extralberghiero

Alberghiero

Complessivo
0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Extralberghiero Alberghiero Complessivo

In pratica il trend del movimento turistico della regione è di segno positivo sul breve,
medio e lungo periodo. Rispetto ai dati del 1998, infatti, si registra un incremento di arrivi
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e presenze nel complesso degli esercizi ricettivi, rispettivamente del 5,44% e del 7,35%;
se si confrontano, poi, i dati del 1999 con quelli del 1995 e del 1990 la tendenza
all’incremento diventa ancora più marcata, come si può vedere dalla tabella sotto
riportata, fino a raggiungere un +32,11% degli arrivi e un +29,19% per le presenze
rispetto al 1990.

Tab. 4 Variazione % del movimento turistico nel totale degli esercizi in Sicilia
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze Arrivi presenze
99/98 3,82 4,43 8,36 12,50 5,44 7,35
99/95 21,00 29,00 28,89 25,43 23,78 27,63
99/90 18,86 19,88 63,62 48,08 32,11 29,19

Disaggregando i dati per tipologie ricettive si osserva che il maggior incremento è
dovuto al settore complementare nel quale si evidenzia un aumento di arrivi e presenza
del 13,21% e del 13,87%.

Una considerazione particolare merita il dato della permanenza media dei turisti nella
regione. Guardando i dati riferiti agli esercizi ricettivi nel complesso, si registrano
tendenze disomogenee: sul lungo periodo, infatti, (confronto 1999-1990) la permanenza
media in Sicilia è diminuita, visto che gli arrivi non sono cresciuti allo stesso ritmo delle
presenze. La tendenza, invece, si inverte sul medio periodo, confermandosi tale anche
sul breve.

Tab. 5 Variazione % del movimento turistico negli esercizi alberghieri in Sicilia
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
99/98 3,29 3,60 7,51 11,12 4,82 6,43
99/95 20,47 31,65 26,98 22,22 22,81 27,78
99/90 16,71 19,52 63,81 46,66 30,67 28,89

Tab. 6 Variazione % del movimento turistico negli esercizi complementari in Sicilia
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
99/98 9,78 9,38 21,66 27,05 13,21 13,87
99/95 26,83 15,86 62,56 65,57 36,11 26,64
99/90 47,21 21,93 61,03 62,59 51,23 31,23

Valutando poi la permanenza media per tipologia ricettiva, si può vedere come il
settore alberghiero segua la tendenza sopra evidenziata, mentre per quanto riguarda il
settore complementare l’aumento della permanenza media si verifica soltanto a partire
dal 1998, interrompendo un trend in contrazione che caratterizza il 1990 e il 1995.
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L’aumento di tale indicatore, quindi, è un fenomeno che interessa gli esercizi
complementari soltanto da poco tempo (i dati 99/95, infatti, presentano un +36,11% negli
arrivi e un +26,64% nelle presenze), mentre sembra essersi consolidato maggiormente
nel settore alberghiero in cui, nel raffronto 99/95, l’incremento degli arrivi è pari al 22,81%
e quello delle presenze al 27,78%.

A questo punto è interessante verificare come si comportino i turisti, segmentati
secondo la loro provenienza o meno dall’Italia, nel decidere quanto tempo soggiornare in
Sicilia.

Dai dati riferiti alla totalità degli esercizi ricettivi, gli italiani manifestano una tendenza
piuttosto omogenea nel prolungare il soggiorno siciliano (tendenza confermata anche
dalla serie storica), mentre la situazione degli stranieri è più problematica. Sul medio-
lungo periodo, infatti, prevale una tendenza alla contrazione della permanenza media
(+63,81% degli arrivi e +46,66% della presente nel raffronto 99/95, +26,98% degli arrivi e
+22,22% delle presenze in quello 99/90), trend che si inverte nettamente soltanto sul
breve periodo (+7,51% degli arrivi e +11,12% delle presenze nel confronto 99/98).

Disaggregando i dati per tipologia ricettiva, tale descrizione rispecchia perfettamente le
scelte che i turisti compiono per il settore alberghiero, mentre, considerando quelle
relative agli esercizi complementari, si verifica una tendenza opposta a quanto appena
esposto: in questo caso sono gli stranieri a manifestare un trend crescente per quanto
riguarda la permanenza media (confermata dalla serie storica), rispetto agli italiani che
manifestano, invece, una tendenza sempre negativa sul lungo, medio e breve periodo,
pur verificandosi un progressivo avvicinamento tra i tassi di crescita di arrivi e presenze
(il confronto 9/98 ha determinato un aumento di arrivi e presenze, del 9,78% e del 9,38%,
rispetto a quello 99/95 che registrava un +26,83% per gli arrivi e un +15,86% per le
presenze).

Questo primo quadro d’insieme del turismo in Sicilia definisce uno scenario attuale
senz’altro positivo ma non privo di aspetti problematici: in primo luogo si tratta di
ottimizzare l’attrattività degli esercizi complementari: nei confronti dei turisti stranieri
occorre consolidare l’attuale trend, mentre in relazione ai turisti italiani è necessario
stimolare la domanda e rendere più appetibili tali forme di soggiorno.

2. Il posizionamento della Regione Sicilia

2.1 Alcuni indicatori di posizione

La Sicilia è la decima regione in Italia per presenze turistiche e la seconda del Sud
Italia. È preceduta dal Veneto, dal Trentino Alto Adige, dalla Toscana, dall’Emilia
Romagna, dalla Lombardia, dal Lazio, dalla Campania, dalla Liguria e dalle Marche.

Il confronto tra le regioni italiane attraverso un indice di turisticità territoriale
(popolazione residente/presenze turistiche sul distretto) sposta la Sicilia in quintultima
posizione: precede Basilicata, Puglia, Piemonte e Molise.

La densità turistica per chilometro quadrato (arrivi turistici/Km2) evidenza come la
Sicilia sia sotto la meda nazionale (140 arrivi per Km2  contro i 247) e si collochi in
tredicesima posizione.
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Allo stesso tempo, l’indice di sfruttamento territoriale1 mostra la Sicilia come un
territorio a basso impatto (3,4 contro i 4,4 della media italiana) collocandosi come
undicesima regione italiana.

Il parallelo tra questi ratio evidenza il territorio regionale come un area che può essere
ulteriormente fruita da un punto di vista turistico, avendo una bassa densità turistica e di
sfruttamento rispetto al dato nazionale.

La Sicilia, quindi, ha una immagine importante, qualificata e qualificante2 ed un
territorio ancora capace, se sfruttato sapientemente e con criteri di sostenibilità turistica,
di accogliere ulteriori flussi turistici.

Graf. 2 Il posizionamento per numero di presenze della regione Sicilia nel contesto
nazionale.1999
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1 (Arrivi turistici per Km2 + Residenti per Km2 )/100 ; misura la sostenibilità dell’impatto dei residenti e dei turisti.
2 Vedi capitolo “L’immagine della Sicilia e delle sue città come concetto di prodotto e marca”
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Graf. 3 Il posizionamento della Sicilia secondo un indice di turisticità territoriale.
(presenze/popolazione residente). Dato 1999
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Graf. 4: Posizionamento della Sicilia in Base all’estensione del territorio (arrivi turistici per Km2).
1999
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Graf. 5: Posizionamento della Sicilia secondo l’indice di sfruttamento territoriale [(Arrivi turistici per
Km2 + Residenti per Km2 )/100]. 1999
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2.2 La quota di mercato nazionale

A conferma di quanto detto, la quota di mercato della domanda turistica in Sicilia tende
ad essere costante nel tempo; infatti, pur subendo una flessione rispetto alla media
decennale (arrivi complessivi 4,5%; presenze totali 3,5%) durante l’arco temporale 1992
– 1995, il dato è pressoché stabile. Questa riflessione è riscontrabile sia per i turisti
italiani che stranieri3; eventualmente si osserva che nel 1994, a differenza di quanto
accade nelle altre voci, il ruolo degli arrivi stranieri tende a superare la media decennale,
preannunciando una tendenza complessiva che diventerà sistematica, per l’intero
comparto, a partire dal 1995.

Tab. 7 Il posizionamento dei flussi turistici in Sicilia nel panorama italiano Italia
Anni italiani stranieri totale

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1990 5,0 3,7 3,9 3,6 4,6 3,7
1991 5,0 3,7 4,0 3,6 4,7 3,6
1992 4,6 3,3 3,3 2,9 4,2 3,1
1993 4,6 3,2 2,9 2,7 4,0 3,0
1994 4,7 3,3 3,6 3,1 4,3 3,2
1995 4,8 3,3 3,7 3,2 4,3 3,3
1996 5,1 3,6 3,8 3,3 4,6 3,5
1997 5,0 3,6 3,9 3,3 4,6 3,5
1998 5,3 4,0 3,9 3,3 4,7 3,7
1999 5,4 4,1 4,2 3,6 4,9 3,9

                                                
3 Media decennale italiani:  arrivi 5,6%, presenze 3,6%; media decennale stranieri: arrivi 3,7%, presenze 3,3%.
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Tab. 8 Il posizionamento dei flussi turistici alberghieri in Sicilia nel panorama italiano
Anni italiani stranieri totale

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1990 5,3 4,2 4,2 4,2 4,9 4,2
1991 5,3 4,1 4,4 4,3 5,0 4,2
1992 4,8 3,7 3,6 3,5 4,4 3,6
1993 4,8 3,7 3,2 3,2 4,3 3,6
1994 5,0 3,9 4,0 3,8 4,6 3,9
1995 5,1 3,9 4,1 4,0 4,7 3,9
1996 5,5 4,3 4,3 4,1 5,0 4,2
1997 5,4 4,4 4,4 4,3 5,0 4,4
1998 5,7 4,8 4,4 4,2 5,2 4,6
1999 5,7 4,9 4,7 4,5 5,3 4,8

Anche nel settore alberghiero la tendenza ad acquistare un maggior ruolo nazionale
parte dal 1994, anno in cui la quota di mercato degli stranieri supera la media decennale
di comparto4 anticipando quello che complessivamente accadrà nel 1995 e diventerà una
tendenza strutturale.

Il settore complementare, invece, ha perso quote di mercato. Pur con un andamento
altalenante, l’extralberghiero non ha tenuto il passo dell’Italia, soprattutto per quanto
riguarda i flussi stranieri. La media decennale5 è stata più volte superata in basso; è da
sottolineare, comunque, che il peso degli italiani è pressoché tornato ai valori dei primi
anni Novanta.

Tab. 9 Il posizionamento dei flussi turistici complementari in Sicilia nel panorama italiano
Anni italiani stranieri totale

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1990          3,1          2,2          1,9          1,5          2,6          1,9
1991          3,2          2,3          2,1          1,5          2,8          2,1
1992          3,0          2,0          1,5          0,9          2,4          1,7
1993          2,8          1,6          1,5          1,1          2,3          1,5
1994          2,6          1,8          1,3          1,0          2,1          1,5
1995          3,0          1,9          1,3          0,9          2,2          1,6
1996          3,1          1,9          1,4          0,9          2,4          1,5
1997          2,9          1,8          1,4          0,9          2,2          1,5
1998          3,1          2,0          1,5          1,0          2,4          1,6
1999          3,3          2,1          1,7          1,2          2,1          1,5

                                                
4 Media decennale italiani:  arrivi 5,3%, presenze 4,2%; media decennale stranieri: arrivi 4,1%, presenze 4,0%; media
decennale complessiva: arrivi 4,8%, presenze 4,1%.
5 Media decennale italiani:  arrivi 3,0%, presenze 2,0%; media decennale stranieri: arrivi 1,6%, presenze 1,1%; media
decennale complessiva: arrivi 2,4%, presenze 1,6%.
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2.3 La quota di mercato nel Mezzogiorno d’Italia

La Sicilia, nelle ultime stagioni turistiche, ha riconquistato quelle posizioni che ha metà
degli anni Novanta aveva perso nei confronti del Mezzogiorno di Italia.

Tra il 1992 ed il 1997 la Sicilia ha perso “peso”; ciò implica, come vedremo anche
successivamente, che le altre regioni meridionali hanno ottenuto risultati migliori in
questo periodo.

Nel settore alberghiero è stato essenzialmente il 1993 l’anno ove il mercato siciliano
non è riuscito a tenere il passo delle altre regioni meridionali e soprattutto il
complementare ha subito una grave flessione degli italiani.

In breve, ad oggi, su cinque turisti che scelgono come destinazione il Mezzogiorno di
Italia, sia nell’alberghiero che nel complementare o nel complessivo, uno di questi
“scende” in Sicilia. Invece, su una settimana di turismo trascorsa nel Meridione un giorno
è trascorso in Sicilia; questo vale sia per il complessivo che per extralberghiero, mentre
per l’alberghiero i giorni sono 2.

Si osserva , quindi, un ruolo di leadership della Sicilia nel turismo nel Sud Italia,
inferiore soltanto a quello imputabile alla Campania.

Tab. 10 Il posizionamento dei flussi turistici in Sicilia nel Mezzogiorno italiano (Sud + Isole)
Anni italiani stranieri totale

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1990          23,2          17,5          34,7          25,6          25,8            19,5
1991          23,4          17,8          35,6          26,1          26,0            19,8
1992          21,6          15,9          31,3          22,3          23,6            17,4
1993          21,4          15,1          29,7          22,0          23,1            16,7
1994          21,6          15,2          33,5          24,1          24,4            17,5
1995          21,6          15,1          34,8          24,7          24,9            17,8
1996          22,3          15,6          34,6          24,9          25,5            18,3
1997          21,8          15,8          34,2          24,5          25,2            18,3
1998          22,6          16,8          34,3          24,0          25,8            18,9
1999          22,4          17,2          34,6          25,0          25,7            19,5

Tab. 11 Il posizionamento dei flussi turistici alberghieri in Sicilia nel Mezzogiorno italiano (Sud +
Isole)
Anni italiani stranieri totale

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1990 24,6 21,4 37,7 30,4 27,4 23,8
1991 24,9 21,2 38,7 31,2 27,8 23,8
1992 23,0 19,4 34,4 27,7 25,3 21,4
1993 22,8 19,2 32,5 27,0 24,7 21,1
1994 23,3 19,2 37,1 29,7 26,5 22,1
1995 22,9 18,5 38,4 30,3 26,8 22,0
1996 23,6 19,4 38,2 30,8 27,4 22,8
1997 23,1 19,5 37,5 30,2 27,0 22,7
1998 23,8 20,4 37,4 29,1 27,4 23,0
1999 23,5 20,6 37,6 30,1 27,3 23,5
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Tab. 12 Il posizionamento dei flussi turistici complementari in Sicilia nel Mezzogiorno italiano (Sud
+ Isole)
Anni italiani stranieri totale

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1990        13,4            8,6          16,8            9,8          14,2             8,8
1991        13,6            9,6          18,5          10,5          14,8             9,8
1992        12,7            8,1          14,1            6,5          13,0             7,8
1993        12,4            6,4          14,3            8,4          12,8             6,8
1994        11,4            7,2          12,6            7,6          11,7             7,2
1995        13,1            8,0          13,1            7,5          13,1             7,9
1996        13,7            7,5          13,0            7,2          13,6             7,5
1997        13,5            7,6          13,9            7,5          13,6             7,6
1998        14,5            8,2          15,0            8,5          14,6             8,3
1999        15,2            8,9          16,3            9,8          15,6             9,1

3. Un confronto delle tendenze turistiche nel breve, medio e
lungo periodo

L’analisi, sia nel breve che nel medio e lungo periodo, tra la Sicilia, il Mezzogiorno e
l’Italia evidenzia come fino a metà degli anni Novanta il trend di crescita del turismo
nell’Isola sia stato inferiore rispetto a quello prodotto nelle due macro - aree usate come
termine di paragone. Soltanto negli ultimi anni le tendenze regionali e quelle del Sud
della nazione hanno superato il trend italiano per “coincidere” nel 1999.

Infatti, se poniamo 100 il valore delle presenze o degli arrivi nel 1990, nel 1999 le tre
zone territoriali pressoché coincidono (arrivi: Sicilia 132,1 – Mezzogiorno 132,2 – Italia
130,3; presenze Sicilia 129,2 – Mezzogiorno 129,6 – Italia 129,1).

Nel settore alberghiero, nei primi anni del decennio analizzato, la Sicilia non aveva
retto il “passo” né dell’Italia, né del Mezzogiorno. Soltanto alla fine degli anni Novanta,
sotto la spinta di un ritrovato vigore per il turismo meridionale, il trend regionale è stato
superiore a quello nazionale e teso a coincidere con quello attivato dalle regioni del Sud.

Il mercato complementare siciliano, invece, si caratterizza per non essere stato in
grado di crescere secondo il trend nazionale; infatti, mentre il complementare italiano nel
decennio è cresciuto del 75%, la Sicilia si è “fermata” al 31,2%. Comunque, la Sicilia ha
ottenuto un andamento di comparto superiore a quello prodotto dall’intero Mezzogiorno.

La spinta propulsiva del turismo regionale tende ad essere fortemente influenzata
dall’hotelleriè, che caratterizza in pratica l’intero mercato turistico.
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Graf. 6 Un confronto tra la crescita degli arrivi turistici in Sicilia, il Mezzogiorno e l’Italia. Periodo
1990 – 1999, 1990=100.

100

106,7

125,3

132,1

100

110,4

125,3

132,2

100

113,7

122,4

130,3

- 20 40 60 80 100 120 140

1990

1995

1998

1999

Sicilia Mezzogiono Italia

Graf. 7 Un confronto tra la crescita delle presenze turistiche in Sicilia, il Mezzogiorno e l’Italia.
Periodo 1990 – 1999, 1990=100.

100

101,2

120,4

129,2

100

111,2

124,7

129,6

100

113,6

118,8

129,1

- 20 40 60 80 100 120 140

1990

1995

1998

1999

Sicilia Mezzogiono Italia



12 Mercury S.r.l.

Graf. 8 Un confronto tra la crescita degli arrivi alberghieri in Sicilia, il Mezzogiorno e l’Italia.
Periodo 1990 – 1999, 1990=100.
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Graf. 9 Un confronto tra la crescita delle presenze alberghiere in Sicilia, il Mezzogiorno e l’Italia
Periodo 1990 – 1999, 1990=100.
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Graf. 10 Un confronto tra la crescita degli arrivi turistici extralberghieri in Sicilia, il Mezzogiorno e
l’Italia. Periodo 1990 – 1999, 1990=100.
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Graf. 11 Un confronto tra la crescita delle presenze extralberghiere in Sicilia, il Mezzogiorno e
l’Italia. Periodo 1990 – 1999, 1990=100
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4. La composizione e la permanenza media della domanda
turistica in Sicilia

Delle circa 12 milioni di presenze in regione circa il 60% interessa gli alberghi a tre
stelle, questo dato è moto elevato se confronta alla media italiana (33%).

Questa forte caratterizzazione dipende sia dalla tipologia dell’offerta locale, sia da una
domanda che si orienta prevalentemente verso le strutture ricettive alberghiere di medio
alta qualità. A conferma di quanto sostenuto il confronto tra la composizione interna del
flusso delle presenze alberghiere siciliane con quello nazionale evidenzia questa
specificità locale (Italia 3 stelle 46%, 5 lusso, 5 e 4 stelle  25%, 2 ed 1 stella 29%).
Soprattutto la domanda italiana in Sicilia è orientato verso le strutture alberghiere di terza
categoria (Sicilia circa 69%, Italia 48), anche se quella straniera non si differenzia in
modo significativo ( Sicilia 60,6% ed Italia 43%).

All interno dei flussi turistici diretti verso l’offerta di ricettività complementare, si osserva
un peso rilevante della domanda dei campeggi e villaggi turistici (70,4% contro il 66,3%
nazionale): sono, quindi, i campeggi ad assumersi la leadership delle forme di ricettività
extralberghiera.

La domanda turistica in Sicilia, quindi, si orienta fortemente negli alberghi: ciò
contraddistingue la regione sia nei confronti delle tendenza nazionali che del
mezzogiorno di Italia.

L’extralberghiero siciliano è, quindi, almeno secondo le statistiche ufficiali,
tendenzialmente meno attrattivo, tanto da ottenere un ruolo di complementarità, rispetto
all’alberghiero, maggiormente marcato.

Un altro problema che caratterizza il turismo regionale è la bassa permanenza media.
In tutti i comparti, ad eccezione degli italiani che pernottano in altre strutture ricettive e
degli stranieri che pernottano negli alberghi a 3 stelle o negli alloggi iscritti al R.E.C., il
tasso di permanenza media nazionale supera quello regionale.  Il prolungamento della
permanenza media in Sicilia è, quindi, uno degli obiettivi che la pianificazione territoriale
ed imprenditoriale si deve porre.
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Tab. 13 Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi in Sicilia per provenienza dei
clienti, categoria e tipo di esercizio. 1999
Categoria e tipo di
esercizio

Italiani Stranieri Totale

Arrivi Presenze Perm.
Media

Arrivi Presenze Perm.
Media

Arrivi Presenze Perm.
Media

Alberghi 5 stelle
lusso, 5 e 4 stelle

535.338 1.059.426 2,0 444.925 1.180.191 2,7 980.263 2.239.617 2,3

Alberghi di 3 stelle 1.242.546 4.350.529 3,5 649.717 2.474.296 3,8 1.892.263 6.824.825 3,6
Alberghi a 2 e 1
stelle

309.231 901.975 2,9 139.568 429.463 3,1 448.799 1.331.438 3,0

Esercizi alberghieri 2.087.115 6.311.930 3,0 1.234.210 4.083.950 3,3 3.321.325 10.395.880 3,1
Campeggi e villaggi
turistici

148.124 844.185 5,7 60.586 255.446 4,2 208.710 1.099.631 5,3

Alloggi in affitto
iscritti al R.E.C.

33.944 161.356 4,8 17.201 151.091 8,8 51.145 312.447 6,1

Agriturismo 9.033 31.613 3,5 3.083 11.121 3,6 12.116 42.734 3,5
Altre strutture 8.461 82.783 9,8 8.755 25.276 2,9 17.216 108.059 6,3
Esercizi
complementari

199.562 1.119.937 5,6 89.625 442.934 4,9 289.187 1.562.871 5,4

Totale esercizi
ricettivi

2.286.677 7.431.867 3,3 1.323.835 4.526.884 3,4 3.610.512 11.958.751 3,3

Tab. 14 Incidenza delle voci della domanda in Sicilia sul complessivo movimento turistico in
regione. 1999
Categoria e tipo di esercizio Italiani Stranieri Totale

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso 23,4 14,3 33,6 26,1 27,2 18,7
Alberghi di 3 stelle 54,3 58,5 49,1 54,7 52,4 57,1
Alberghi a 2 stelle 13,5 12,1 10,5 9,5 12,4 11,1
Esercizi alberghieri 91,3 84,9 93,2 90,2 92,0 86,9
Campeggi e villaggi turistici 6,5 11,4 4,6 5,6 5,8 9,2
Alloggi in affitto iscritti al R.E.C. 1,5 2,2 1,3 3,3 1,4 2,6
Agriturismo 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4
Altre strutture 0,4 1,1 0,7 0,6 0,5 0,9
Esercizi complementari 8,7 15,1 6,8 9,8 8,0 13,1

Totale esercizi ricettivi 100 100 100 100 100 100

Tab. 15 Peso della domanda alberghiera ed extralberghiera e confronto. 1999 (Inc. %)
Italiani Stranieri Totale

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Sicilia Esercizi alberghieri 91,3 84,9 93,2 90,2 92 86,9

Esercizi complementari 8,7 15,1 6,8 9,8 8,0 13,1
Italia Esercizi alberghieri 85,9 70,6 83,3 71,2 84,8 70,9

Esercizi complementari 14,1 29,4 16,7 28,8 15,2 29,1
Mezzogiorno Esercizi alberghieri 87,2 70,9 85,7 75,0 86,8 72,1

Esercizi complementari 12,8 29,1 14,3 25,0 13,2 27,9
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Tab. 16  Incidenza nel settore alberghiero e complementare delle varie componenti del flusso
della domanda in Sicilia. 1999
Categoria e tipo di esercizio Italiani Stranieri Totale

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Alberghi 5 stelle lusso, 5 e 4 stelle 25,6 16,8 36,0 28,9 29,5 21,5
Alberghi di 3 stelle 59,5 68,9 52,6 60,6 57,0 65,6
Alberghi a 2 e 1 stelle 14,8 14,3 11,3 10,5 13,5 12,8
Esercizi alberghieri 100 100 100 100 100 100
Campeggi e villaggi turistici 74,2 75,4 67,6 57,7 72,2 70,4
Alloggi in affitto iscritti al R.E.C. 17,0 14,4 19,2 34,1 17,7 20,0
Agriturismo 4,5 2,8 3,4 2,5 4,2 2,7
Altre strutture 4,2 7,4 9,8 5,7 6,0 6,9
Esercizi complementari 100 100 100 100 100 100

Tab. 17  La permanenza media in Sicilia ed in Italia. 1999
p.m. italiani p.m. stranieri p.m. complessiva

Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia

Alberghi 5 stelle lusso, 5 e 4
stelle

            2,0             2,5 2,7               2,9 2,3        2,7

Alberghi di 3 stelle             3,5             3,5 3,8               3,6 3,6        3,5
Alberghi a 2 e 1 stelle             2,9             4,6 3,1               4,2 3         4,5
Esercizi alberghieri             3,0             3,5 3,3               3,4 3,1             3,5
Campeggi e villaggi turistici             5,7             9,2 4,2               7,1 5,3             8,2
Alloggi in affitto iscritti al R.E.C.             4,8           10,6 8,8               8,5 6,1             9,6
Agriturismo             3,5             4,8 3,6               6,9 3,5             5,8
Altre strutture             9,8             7,7 2,9               3,3 6,3             6,0
Esercizi complementari             5,6             8,9 4,9               6,9 5,4             8,0
Totale esercizi complessivi             3,3             4,3 3,4               4,0 3,3             4,1

5. La provenienza dei turisti in Sicilia
Altro aspetto di forte caratterizzazione è una presenza turistica straniera inferiore al

dato nazionale. In Sicilia, il 36,7% degli arrivi ed il 37,9% delle presenze è un cliente di un
altro paese, mentre in Italia gli stranieri ottengono un  42,8% negli arrivi ed un 41,1%
nelle presenze.

Questa è una costante che qualifica tutta la compagine turistica meridionale;
comunque, si può sottolineare come la Sicilia, nei confronti del Sud Italia, abbia una
maggior capacità attrattiva per gli stranieri. L’intero Mezzogiorno, infatti, produce un
turismo che solamente per il 27,3% degli arrivi ed un 29,5% delle presenze proviene da
altre nazioni.

La Sicilia, pur non rispettando l’andamento nazionale, si colloca in una posizione di
vantaggio rispetto alle altre aree meridionali.
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Tab. 18 L’incidenza per macro destinazioni di provenienza dei turisti e confronto. 1999
Italiani Stranieri Totale

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Sicilia Esercizi alberghieri 62,8 60,7 37,2 39,3                 100               100

Esercizi complementari 69,0 71,7 31,0 28,3                 100               100
Totale esercizi 63,3 62,1 36,7 37,9                 100               100

Italia Esercizi alberghieri 57,9 58,7 42,1 41,3                 100               100
Esercizi complementari 43,0 49,9 57,0 50,1                 100               100
Totale esercizi 57,2 58,9 42,8 41,1                 100               100

Mezzogiorno Esercizi alberghieri 73,0 69,3 27,0 30,7                 100               100
Esercizi complementari 70,4 73,6 29,6 26,4                 100               100
Totale esercizi 72,7 70,5 27,3 29,5                 100               100

Un’analisi più approfondita relativamente ai flussi per macro provenienza, evidenzia
come la compagine straniera si sia evoluta ad un ritmo superiore di quello prodotto dai
turisti italiani. Ovvero ha reagito più gravemente nei periodi di inviluppo turistico, ma ha
risposto con più veemenza nella fase di crescita del comparto.

Nel settore extralberghiero, tuttavia, la crescita degli italiani, soprattutto per quanto
riguarda gli arrivi, non è trascurabile; tuttavia il trend dei turisti nazionali che fruiscono
della ricettività complementare, pur inferiore rispetto a quello attivato dagli stranieri, si
caratterizza per una flessione della permanenza media a causa di un incremento degli
arrivi superiore a quello delle presenze.

Tab. 19 Evoluzione dei flussi turistici in Sicilia prendendo come riferimento il 1990 (’90 =100)
Arrivi Presenze

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 101,5 101,3 101,4 102,5 102,2 102,4
1992 94,8 82,6 91,2 91,8 78,1 87,2
1993 91,4 76,3 86,9 85,7 75,4 82,3
1994 96,9 109,4 100,6 92,7 103,4 96,2
1995 98,2 126,9 106,7 92,9 118,1 101,2
1996 107,2 139,2 116,7 99,7 127,2 108,8
1997 106,1 145,8 117,8 102,3 129,2 111,2
1998 114,5 151,0 125,3 114,8 131,6 120,4
1999 118,9 163,6 132,1 119,9 148,1 129,2

In sintesi il trend della domanda straniera, pur essendo inferiore rispetto a quello
attivato nel resto dell’Italia, ha prodotto un andamento superiore rispetto a quello attivato
dai turisti italiani.

Siamo, quindi, in presenza di una clientela estera che scopre la Sicilia con sempre
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maggior interesse.

Tab. 20 Evoluzione dei flussi turistici alberghieri in Sicilia prendendo come riferimento il 1990
(’90 =100)

Arrivi Presenze
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 101,0 99,8 100,6 101,1 101,1 101,1
1992 94,0 82,6 90,6 90,6 79,3 86,7
1993 90,6 75,9 86,2 86,7 74,3 82,4
1994 96,7 111,1 101,0 92,2 104,6 96,5
1995 96,9 129,0 106,4 90,8 120,0 100,9
1996 105,8 141,4 116,3 99,2 129,5 109,7
1997 104,7 147,5 117,4 102,2 131,0 112,2
1998 113,0 152,4 124,7 115,4 132,0 121,1
1999 116,7 163,8 130,7 119,5 146,7 128,9

Tab. 21 Evoluzione dei flussi turistici extralberghieri in Sicilia prendendo come riferimento il 1990
(’90 =100)

Arrivi Presenze
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 108,5 120,6 112,0 110,6 112,8 111,1
1992 105,2 82,7 98,6 98,4 65,7 90,9
1993 102,4 82,5 96,6 79,8 86,6 81,4
1994 100,0 86,9 96,1 95,6 91,4 94,7
1995 116,1 99,1 111,1 105,2 98,2 103,6
1996 125,8 108,9 120,9 102,6 103,6 102,8
1997 124,7 122,1 123,9 102,5 111,5 104,6
1998 134,1 132,4 133,6 111,5 128,0 115,3
1999 147,2 161,0 151,2 121,9 162,6 131,2

Il 56% dei turisti italiani in Sicilia non è siciliano. In termini di presenze la prima
Regione di provenienza, esclusa la Sicilia, è la Lombardia che precede il Lazio, la
Campania ed il Veneto. Caso particolare la Calabria che, pur collocandosi in quinta
posizione negli arrivi, si trova nel decimo posto nelle presenze; quello calabro è, dunque,
per la Sicilia un turista di breve raggio e di breve durata, una sorta di “mordi e fuggi” che
produce un basso tasso di permanenza media in regione (2,9). La tendenza ad uno short
trip del turista è ancora più elevata nel viaggiatore autoctono (2,9) e in quello proveniente
dal Lazio (2,8). Parrebbe essere in presenza di turismi di breve durata o di elevata
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mobilità, quali il turismo d’arte o quello di affari.
Tab. 22 Incidenza in Sicilia degli arrivi italiani per Regione di provenienza. 1999
n° Regione Inc. % n° Regione Inc. %
1 Sicilia 43,9 12 Marche 1,0
2 Lombardia 10,4 13 Friuli V. Giulia 0,9
3 Lazio 9,8 14 Sardegna 0,9
4 Campania 6,8 15 Abruzzo 0,8
5 Calabria 4,0 16 Umbria 0,7
6 Puglia 3,8 17 Trentino Alto - Adige 0,6
7 Veneto 3,7 18 Basilicata 0,5
8 Emilia - Romagna 3,5 19 Trento 0,4
9 Piemonte 3,4 20 Bolzano 0,2
10 Toscana 3,4 21 Molise 0,2
11 Liguria 1,6 22 Val D'Aosta 0,1

Tab. 23 Incidenza in Sicilia delle presenze italiane per Regione di provenienza. 1999
n° Regione Inc. % n° Regione Inc. %
1 Sicilia 39,4 12 Marche 1,1
2 Lombardia 12,4 13 Abruzzo 0,9
3 Lazio 8,6 14 Friuli V. Giulia 0,9
4 Campania 7,9 15 Sardegna 0,8
5 Veneto 4,2 16 Trentino Alto - Adige 0,8
6 Piemonte 4,2 17 Umbria 0,8
7 Puglia 4,1 18 Basilicata 0,6
8 Emilia - Romagna 3,9 19 Trento 0,5
9 Toscana 3,7 20 Bolzano 0,3
10 Calabria 3,6 21 Molise 0,2
11 Liguria 1,8 22 Val D'Aosta 0,2

Tab. 24 Permanenza media dei turisti italiani per regione di provenienza. 1999
Posizione Regione Per. Media Posizione Regione Per. Media

1 Val D'Aosta 4,8 13 Liguria 3,5
2 Bolzano 4,1 14 Umbria 3,5
3 Trentino Alto - Adige 4,0 15 Toscana 3,5
4 Trento 4,0 16 Puglia 3,5
5 Piemonte 3,9 17 Marche 3,4
6 Basilicata 3,9 18 Friuli V. Giulia 3,3
7 Lombardia 3,9 MEDIA 3,2
8 Campania 3,8 19 Sardegna 3,0
9 Abruzzo 3,7 20 Calabria 2,9

10 Molise 3,7 21 Sicilia 2,9
11 Veneto 3,6 22 Lazio 2,8
12 Emilia - Romagna 3,6
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Il turista straniero proviene prevalentemente da uno dei Paesi dell’Unione Europea
(74,2%). Elevato, comunque, è l’incidenza delle provenienze extraeuropee (15,8%); si
tratta di un turismo di bassa permanenza media nel complessivo (2,6) e nell’alberghiero
(2,4) tipico del turismo d’arte. Da sottolineare l’alta incidenza, per la compagine
territoriale analizzata, della componente extralberghiera dei turisti europei non UE;
questi, quindi, sono clienti che si orientano prevalentemente verso strutture ricettive di
minor costo.

Tab. 25 I flussi di provenienza straniera per macro - aree e caratteristiche. 1999
 Presenze

complessive
Quota

mercato
Inc. alb. Inc. extralb perm. media

alb.
perm. media

extralb.
perm. media

compl.
Paesi extraeuropei          716.111             15,8             88,8             11,2                  2,4             10,9               2,6
Paesi europei non
UE

         450.207               9,9             84,0             16,0                  3,4               4,2               3,5

Unione europea –
Italia

      3.360.566             74,2             91,4               8,6                  3,6               4,5               3,7

Tot. Stranieri       4.526.884            100,0             90,2               9,8                  3,3               4,9               3,4

L’analisi dei primi dieci Paesi di provenienza, che compongono l’85% della domanda
estera regionale, sottolinea l’eterogeneità dei comportamenti di questi. Presentano,
infatti, caratteristiche peculiari spiegabili da comportamenti esogeni quali l’andamento dei
cambi, le offerte di tour operator, le variabili culturali e quelle politico sociali. Questa
dimensione spiega, per esempio, la bassa permanenza media (1,7) dei giapponesi
(turismo d’arte) e quella elevata degli statunitensi nelle strutture complementari (turismo
balneare).

Tab. 26 I top 10 Paesi di provenienza quota mercato e caratteristiche. 1999
 Presenze

complessive
Quota

mercato
Inc. alb. Inc. extralb perm. media

alb.
perm. media

extralb.
perm. media

compl.
Germania 1.167.114             25,8             93,1               6,9                  3,5               3,6               3,5
Francia 1.065.367             23,5             91,8               8,2                  3,5               4,5               3,5
Stati Uniti
d’America

436.295               9,6             85,0             15,0                  2,7             15,5               3,1

Regno Unito 259.867               5,7             94,4               5,6                  4,3               5,2               4,3
Svizzera 209.656               4,6             89,8             10,2                  3,1               3,6               3,2
Paesi Bassi 199.133               4,4             80,8             19,2                  3,5               5,7               3,8
Belgio 182.462               4,0             90,7               9,3                  3,9               4,9               4,0
Austria 138.541               3,1             92,8               7,2                  3,6               4,0               3,6
Svezia 103.093               2,3             78,7             21,3                  5,2               6,0               5,3
Giappone 91.934               2,0             99,0               1,0                  1,6               3,3               1,7

Top 10 3.853.462             85,1             86,9             13,1                  3,4               5,0               3,5

L’indice di attrattività degli stranieri6, che individua la quota mercato dei turisti stranieri
                                                
6 Presenze straniere regionali / presenze straniere nazionali X 100
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posseduta dalla località, evidenzia come soltanto i Paesi dell’area UE (3,8) superano il
valore medio (3,6%) di riferimento. Il turista francese, per esempio, sceglie come
destinazione il nostro Paese più che quello proveniente dalla Germania; infatti, il 15,1%
dei francesi che vengono in Italia pernotta in Sicilia, mentre per i tedeschi la quota si
aggira intorno al 2,4%.

Da sottolineare come tendenzialmente il tasso di crescita annuo sia incrementato in
Sicilia più che proporzionalmente che nel resto dell’Italia, soltanto il turista svizzero e
belga perde quote di mercato. Da notare come la clientela giapponese in Sicilia abbia
attivato un trend positivamente antitetico a quello prodotto in chiave nazionale: cresce in
regione (+12%), cala in Italia (-1,3%).

Tab. 27 Alcuni indicatori di sviluppo delle principali macro - aree di provenienza della clientela
turistica straniera della Sicilia

Capacità di
attrazione '99

Capacità di
attrazione '98

Tasso annuo di crescita
pres.'99/'98 in Sicilia

Tasso annuo di crescita
pres.'99/'98 in Italia

Paesi extraeuropei 3,2 3,0 11,8 4,5
Paesi europei non UE 2,9 2,9 2,3 1,5
Unione europea - Italia 3,8 3,5 14,2 5,0
Tot. Stranieri 3,6 3,3 12,5 4,5

Tab. 28 Alcuni indicatori di sviluppo dei principali Stati di provenienza della clientela turistica
straniera della Sicilia

Capacità di attrattiva
'99

Capacità di attrattiva
'98

Tasso annuo di crescita
'99/'98 in Sicilia

Tasso annuo di
crescita '99/'98 in Italia

Germania 2,4 2,1 16,9               3,5
Francia 15,1 14,3 10,2               4,6
Stati Uniti d’America 4,6 4,2 19,2               8,1
Regno Unito 3,0 3,0 7,2               6,3
Svizzera 3,6 3,6 -1,3               0,2
Paesi Bassi 3,5 2,8 43,9             14,6
Belgio 5,7 6,0 -2,2               3,3
Austria 1,8 1,8 4,0               2,9
Svezia 6,3 5,4 28,3               8,9
Giappone 2,3 2,0 12,2 - 1,3
Top 10 3,8 3,5 13,1               4,4
Tot. Stranieri 3,6 3,3 12,5               4,5

6. La stagionalità
La stagionalità dei flussi turistici in Sicilia risente notevolmente del clima mite e

temperato. Infatti nei periodo di aprile e maggio e di settembre ed ottobre si osserva
un’incidenza più elevata che nel resto di Italia, soprattutto per quanto riguarda gli
stranieri. Il lungo periodo “caldo” (da aprile a ottobre) concentra l’83,5% delle presenze
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sull’isola; questo dato, superiore alla media nazionale dell’81,0%, è, tuttavia, inferiore al
risultato del Mezzogiorno (87,3%). In effetti, la stagionalità prettamente balneare (da
giugno ad agosto) copre in Sicilia il 45,2% delle presenze complessive contro il 56,7%
del Sud Italia più Isole e del 51,1% nazionale. Le condizioni climatiche quindi
disincentivano ampliano la stagione, ma, allo stesso tempo, disincentivano una eccessiva
concentrazione. Da sottolineare che la permanenza media è tendenzialmente più bassa
rispetto sia al tasso unitario di soggiorno nazionale sia a quello relativo ala macro – area
del Mezzogiorno, soltanto nei cosiddetti periodi di “bassa stagione” (inizio anno e fine
anno) i dati diventano simili.

Tab. 29 Incidenza degli arrivi turistici per macro area di provenienza, destinazione turistica e
mese. 1999

MACRO
PROVENIENZA

DESTINAZIONE MESI

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Complessivi Sicilia 3,0 3,7 5,9 11,6 12,2 10,0
ITALIA 4,8 5,1 6,4 8,3 10,1 10,6
MEZZOGIORNO 3,3 3,7 5,5 8,5 10,0 10,6

Italiani Sicilia 3,8 4,5 6,1 9,6 10,0 9,8
ITALIA 5,6 5,6 6,5 8,2 8,7 10,2
MEZZOGIORNO 3,9 4,2 5,7 7,7 8,6 10,2

Stranieri Sicilia 1,6 2,3 5,6 15,1 16,0 10,3
ITALIA 3,6 4,4 6,2 8,4 12,1 11,2
MEZZOGIORNO 1,7 2,3 5,0 10,7 13,9 11,8

MACRO
PROVENIENZA

DESTINAZIONE MESI

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno
Complessivi Sicilia 10,9 13,5 11,9 8,6 4,3 4,4 100,0

ITALIA 13,2 14,2 10,5 7,7 4,6 4,5 100,0
MEZZOGIORNO 13,6 16,9 11,4 7,7 4,3 4,4 100,0

Italiani Sicilia 11,3 15,7 10,8 7,5 5,0 5,7 100,0
ITALIA 12,9 15,7 9,1 6,7 5,0 5,7 100,0
MEZZOGIORNO 13,8 18,6 10,3 7,0 4,7 5,3 100,0

Stranieri Sicilia 10,1 9,7 13,7 10,4 3,1 2,1 100,0
ITALIA 13,6 12,3 12,3 9,0 4,0 2,8 100,0
MEZZOGIORNO 13,0 12,4 14,4 9,7 3,1 2,1 100,0

La permanenza media è in effetti un problema sia a livello aggregato, sia relativamente
alle articolazione per macro area di provenienza del turista. Siamo davanti ad una
problematicità spiegabile sia dalle tipologie di turismo praticate sull’isola, sia da un
sommerso composto da seconde case in affitto, verso il quale gran parte dei turisti
balneari si dirigono.
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Tab. 30 Incidenza delle presenze turistiche per macro area di provenienza, destinazione turistica
e mese. 1999

MACRO
PROVENIENZA

DESTINAZIONE MESI

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Complessivi Sicilia 2,5 2,8 4,6 8,6 9,8 10,7
ITALIA 4,0 4,2 4,7 5,7 7,7 11,2
MEZZOGIORNO 2,1 2,2 3,3 5,3 6,9 11,0

Italiani Sicilia 3,3 3,5 4,7 6,5 7,2 10,1
ITALIA 4,6 4,3 4,4 5,0 5,7 10,4
MEZZOGIORNO 2,4 2,5 3,2 4,3 5,1 10,1

Stranieri Sicilia 1,2 1,8 4,5 12,0 14,0 11,6
ITALIA 3,2 4,0 5,0 6,8 10,6 12,3
MEZZOGIORNO 1,1 1,5 3,3 7,6 11,4 13,2

MACRO
PROVENIENZA

DESTINAZIONE MESI

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno
Complessivi Sicilia 14,8 19,7 12,6 7,3 3,3 3,3 100,0

ITALIA 17,6 22,3 10,9 5,6 3,0 3,1 100,0
MEZZOGIORNO 18,7 27,0 12,8 5,6 2,6 2,5 100,0

Italiani Sicilia 15,4 23,9 11,5 6,0 3,7 4,2 100,0
ITALIA 18,4 26,7 9,5 4,3 3,1 3,7 100,0
MEZZOGIORNO 19,7 31,1 11,5 4,5 2,7 2,9 100,0

Stranieri Sicilia 13,9 12,8 14,3 9,5 2,7 1,7 100,0
ITALIA 16,6 15,9 13,0 7,4 2,9 2,3 100,0
MEZZOGIORNO 16,3 17,2 16,2 8,3 2,4 1,5 100,0
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Tab. 31 Permanenza media per macro area di provenienza, destinazione turistica e mese. 1999
MACRO

PROVENIENZA
DESTINAZIONE MESI

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Complessivi Sicilia 2,7 2,6 2,6 2,5 2,7 3,5
ITALIA 3,5 3,4 3,0 2,9 3,2 4,3
MEZZOGIORNO 2,7 2,6 2,6 2,7 3,0 4,5

Italiani Sicilia 2,8 2,5 2,5 2,2 2,3 3,4
ITALIA 3,5 3,3 2,9 2,6 2,8 4,3
MEZZOGIORNO 2,7 2,5 2,4 2,4 2,5 4,2

Stranieri Sicilia 2,6 2,7 2,7 2,7 3,0 3,9
ITALIA 3,5 3,6 3,2 3,2 3,5 4,4
MEZZOGIORNO 3,1 3,2 3,1 3,4 3,9 5,3

MACRO
PROVENIENZA

DESTINAZIONE MESI

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno
Complessivi Sicilia 4,5 4,8 3,5 2,8 2,6 2,5 3,3

ITALIA 5,5 6,5 4,3 3,0 2,7 2,9 4,1
MEZZOGIORNO 6,1 7,1 4,9 3,2 2,7 2,5 4,4

Italiani Sicilia 4,4 4,9 3,5 2,6 2,4 2,4 3,3
ITALIA 6,1 7,3 4,5 2,8 2,6 2,8 4,3
MEZZOGIORNO 6,1 7,2 4,7 2,7 2,5 2,4 4,3

Stranieri Sicilia 4,7 4,5 3,6 3,1 2,9 2,9 3,4
ITALIA 4,9 5,1 4,2 3,3 2,8 3,2 4,0
MEZZOGIORNO 5,9 6,6 5,3 4,1 3,6 3,4 4,7

7 La situazione delle province siciliane

7.1 Le quote di mercato e le macrotendenze

Disaggregando i dati per provincia è possibile fare il punto della situazione a livello
locale mettendo in evidenza omogeneità e disomogeneità del territorio siciliano. Ciò
significa che sarà possibile individuare quali province detengono la maggior quota di
mercato su scala regionale, darne, ove possibile, una ragionevole spiegazione e
verificare l’andamento delle quote di mercato in serie storica.

In Sicilia ci sono due province che ricoprono il ruolo di leader di mercato raccogliendo
oltre il 50% della domanda turistica regionale: si concentrano nell’area nordorientale e
corrispondono ai comprensori di Palermo e Messina che detengono rispettivamente il
28,54% degli arrivi e il 26,61% delle presenze e il 24,49% degli arrivi e il 29,64% delle
presenze, riferite al 1999.
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Graf. 12 Posizionamento delle province siciliano in base alle presenze
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Tab. 32 Incidenza della quota mercato alberghiera del turismo a Palermo
Italiani Stranieri Complessivi

Anni Arrivi presenze arrivi presenze arrivi Presenze
1999      28,22      25,13      29,07      28,91      28,54      26,61
1998      27,14      23,61      27,69      27,15      27,34      24,94
1995      27,42      27,14      29,23      29,94      28,07      28,29
1990      26,52      29,08      29,41      30,37      27,37      29,53

Tab. 33 Incidenza della quota mercato complementare del turismo a Palermo
Italiani Stranieri Complessivi

Anni Arrivi presenze arrivi presenze arrivi Presenze
1999      16,85      17,00      27,63      34,68      20,19      22,01
1998      15,44      18,16      28,02      33,98      19,06      22,18
1995      15,22      17,03      20,95      24,08      16,71      18,56
1990      16,13      13,93      26,21      27,37      19,06      17,00
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Tab. 34 Incidenza della quota mercato totale del turismo a Palermo
Italiani Stranieri Complessivi

Anni Arrivi presenze arrivi presenze arrivi Presenze
1999      27,23      23,90      28,97      29,48      27,87      26,01
1998      26,17      22,82      27,71      27,74      26,72      24,60
1995      26,40      25,44      28,79      29,51      27,24      27,01
1990      25,78      26,84      29,19      30,10      26,79      27,91

Tab. 35 Incidenza della quota mercato alberghiera del turismo a Messina
Italiani Stranieri Complessivi

Anni Arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999      21,67      24,33      29,27      37,84      24,49      29,64
1998      21,60      24,12      30,17      39,84      24,70      30,03
1995      22,68      26,16      28,78      35,69      24,87      30,08
1990      22,96      24,85      28,28      37,65      24,54      29,27

Tab.  36 Incidenza della quota mercato complementare del turismo a Messina
Italiani Stranieri Complessivi

Anni Arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999      22,72      28,70      26,40      20,07      23,86      26,26
1998      22,36      30,70      27,92      21,70      23,96      28,42
1995      26,44      33,01      28,69      26,13      27,02      31,52
1990      25,45      38,40      27,31      34,79      25,99      37,57

Tab. 37 Incidenza della quota mercato totale del turismo a Messina
Italiani Stranieri Complessivi

Anni Arrivi presenze arrivi presenze arrivi Presenze
1999      21,76      24,99      29,07      36,10      24,44      29,20
1998      21,66      25,06      30,03      38,26      24,65      29,83
1995      22,99      27,31      28,78      34,98      25,03      30,27
1990      23,14      26,86      28,21      37,40      24,64      30,34

Probabilmente il loro ruolo di primato è determinato dalla notorietà della città di
Palermo e dalla centralità che Messina ricopre come snodo di comunicazione
preferenziale con la penisola. Le analisi storiche confermano il ruolo di leader del
mercato siciliano delle due province. Soltanto il confronto sul lungo periodo della
provincia di Palermo registra un lieve decremento di circa due punti percentuali nelle
presenze, dato, comunque, più che compensato sul medio e breve periodo.



Primo Rapporto sul turismo in Sicilia 27

A distanza, con una differenza di oltre 10 punti percentuali, seguono le province di
Catania e di Agrigento che detengono rispettivamente una quota di mercato del 15,07%
degli arrivi e del 13,22% delle presenze, del 10,61% degli arrivi e del 9,10 % delle
presenze.

Tab. 38 Incidenza della quota mercato alberghiera del turismo a Catania
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999      17,93      14,78      10,65        8,35      15,22      12,25
1998      17,20      15,96      10,66        8,47      14,83      13,14
1995      17,35      14,97      11,10        9,06      15,10      12,54
1990      18,97      16,50      10,79        7,55      16,54      13,41

Tab. 39 Incidenza della quota mercato complementare del turismo a Catania
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999      11,38      17,72      17,53      24,43      13,29      19,62
1998      11,37      14,67      12,38      21,27      11,66      16,34
1995        8,10      12,63      15,38      23,46        9,99      14,98
1990        9,19      12,34        9,68        7,40        9,33      11,21

Tab. 40 Incidenza della quota mercato totale del turismo a Catania
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999      17,35      15,22      11,11        9,93      15,07      13,22
1998      16,72      15,78      10,77        9,57      14,60      13,54
1995      16,58      14,58      11,33      10,12      14,73      12,86
1990      18,28      15,88      10,72        7,54      16,04      13,13

Tab. 41 Incidenza della quota mercato alberghiera del turismo a Agrigento
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        9,77      11,01      12,94        8,33      10,95        9,96
1998      10,13      12,10      13,47        8,87      11,34      10,89
1995        9,47        7,68      14,01        8,71      11,10        8,10
1990        8,04        5,80      12,06        5,23        9,23        5,60
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Tab. 42 Incidenza della quota mercato complementare del turismo a Agrigento
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        7,87        3,70        4,04        2,62        6,68        3,39
1998        9,74        4,46        5,74        3,32        8,59        4,17
1995      10,79        4,89        7,84        4,48      10,02        4,80
1990        8,66        5,20        8,98        5,91        8,75        5,36

Tab. 43 Incidenza della quota mercato totale del turismo a Agrigento
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        9,60        9,91      12,34        7,77      10,61        9,10
1998      10,10      11,01      13,00        8,39      11,13      10,06
1995        9,58        7,21      13,68        8,39      11,02        7,67
1990        8,09        5,71      11,85        5,29        9,20        5,57

Mentre nel raffronto sul lungo periodo Catania evidenza una lieve decremento sia per
arrivi che per presenze; le performance della provincia di Agrigento sono sempre positive
e registrano, soprattutto sul breve e medio periodo e in riferimento alle presenze, dei
trend eccellenti (rispettivamente 210,98% per il 1999 e 217,32% per il 1998 su base 100
riferita al 1990). Ciò significa che la provincia di Agrigento è riuscita a più che
raddoppiare le presenze negli ultimi dieci anni (passando dal 5,57% del 1990 al 9,10%
del 1999) e a incrementare notevolmente la permanenza media sul territorio.

Su valori simili sono le province di Trapani e Siracusa che detengono rispettivamente
per gli arrivi le quote del 7,60% e del 7,33%, per le presenze del 7,22% e del 7,31%;
questa somoglianza tende a scemare in un confronto storico. La prima, infatti, mostra
una più netta tendenza alla stabilità, se si eccettua la lieve flessione nelle presenze del
1995, mentre Siracusa registra un decremento di arrivi nel 1995, seguito da una buona
ripresa nel 1998 anche se i valori più recenti mostrano qualche segno di incertezza.
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Tab. 44 Indice di crescita per provincia di lungo, medio e breve periodo.
Anni arrivi presenze

TP 1999 124,46 125,95
1998 117,30 109,38
1995 101,26 98,89
1990 100,00 100,00

PA 1999 137,43 120,39
1998 124,95 106,06
1995 108,54 97,94
1990 100,00 100,00

ME 1999 131,06 124,34
1998 125,34 118,34
1995 108,42 100,99
1990 100,00 100,00

AG 1999 152,30 210,98
1998 151,61 217,32
1995 127,86 139,28
1990 100,00 100,00

CL 1999 109,42 132,25
1998 110,59 102,61
1995 100,39 68,23
1990 100,00 100,00

EN 1999 117,32 118,03
1998 105,07 116,17
1995 101,93 100,17
1990 100,00 100,00

CT 1999 124,09 130,09
1998 114,01 124,11
1995 98,01 99,19
1990 100,00 100,00

RG 1999 136,31 132,35
1998 129,02 121,15
1995 103,53 96,70
1990 100,00 100,00

SR 1999 123,08 121,36
1998 131,81 117,32
1995 97,94 101,64
1990 100,00 100,00

TOT 1999 132,11 129,19
1998 125,29 120,35
1995 106,73 101,23
1990 100,00 100,00
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Tab. 45 Incidenza della quota mercato alberghiera del turismo a Trapani
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        7,66        7,85        5,47        3,83        6,85        6,27
1998        7,63        7,14        5,62        3,72        6,90        5,85
1995        8,09        7,75        5,44        4,69        7,14        6,50
1990        8,06        7,03        6,44        5,93        7,58        6,65

Tab. 46 Incidenza della quota mercato complementare del turismo a Trapani
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999      19,23      16,47        9,47        6,17      16,20      13,55
1998      17,90      15,25        9,84        6,44      15,57      13,01
1995      16,61      13,57        7,32        6,99      14,20      12,15
1990      17,17      14,43        8,14        6,25      14,54      12,56

Tab. 47 Incidenza della quota mercato totale del turismo a Trapani
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        8,67        9,15        5,74        4,06        7,60        7,22
1998        8,48        8,31        5,87        3,95        7,55        6,73
1995        8,80        8,73        5,54        4,86        7,65        7,24
1990        8,70        8,13        6,56        5,96        8,06        7,41

Tab. 48 Incidenza della quota mercato alberghiera del turismo a Siracusa
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        6,49        7,75        7,88        5,79        7,00        6,98
1998        7,92        8,19        8,03        5,53        7,96        7,19
1995        6,61        7,91        7,20        6,19        6,83        7,20
1990        7,49        8,93        7,24        4,40        7,41        7,37
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Tab. 49 Incidenza della quota mercato complementare del turismo a Siracusa
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999      11,58        9,96        9,93        8,22      11,07        9,47
1998      12,76      10,68      10,83        9,41      12,20      10,36
1995      11,97      12,28      12,88      10,10      12,21      11,81
1990      14,56      10,87      12,20        9,49      13,87      10,55

Tab. 50 Incidenza della quota mercato totale del turismo a Siracusa
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi Presenze
1999        6,93        8,08        8,02        6,03        7,33        7,31
1998        8,32        8,55        8,20        5,87        8,27        7,58
1995        7,06        8,64        7,51        6,48        7,22        7,81
1990        7,99        9,22        7,58        4,86        7,87        7,78

La provincia di Ragusa si pone lievemente al di sotto delle quote espresse da Catania
e Agrigento, 4,37% degli arrivi e 5,60% delle presenze, presentando un trend in lieve
crescita che sembra essersi consolidato abbastanza stabilmente negli ultimi dieci anni.

Tab. 51 Incidenza della quota mercato alberghiera del turismo a Ragusa
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        4,98        5,60        2,60        5,95        4,10        5,74
1998        5,12        5,78        2,26        5,37        4,09        5,63
1995        4,71        5,55        2,05        4,75        3,75        5,22
1990        4,17        4,64        3,57        7,41        3,99        5,60

Tab. 52 Incidenza della quota mercato complementare del turismo a Ragusa
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi Presenze
1999        8,90        5,23        4,30        3,36        7,48        4,70
1998        9,26        5,16        4,07        3,02        7,76        4,62
1995        9,49        5,49        6,08        4,26        8,60        5,22
1990        7,86        4,45        6,39        4,97        7,43        4,57
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Tab. 53 Incidenza della quota mercato totale del turismo a Ragusa
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        5,32        5,54        2,72        5,69        4,37        5,60
1998        5,46        5,69        2,37        5,17        4,36        5,50
1995        5,10        5,54        2,27        4,71        4,11        5,22
1990        4,43        4,61        3,76        7,19        4,23        5,47

Infine seguono le province meno turistiche di tutta la regione: Enna e Caltanissetta.
Esse detengono una quota di mercato che non supera l’1,50% tanto per gli arrivi che per
le presenze. Pur essendo i comprensori più deboli, manifestano delle tendenze alquanto
diversificate: Enna presenta tassi di crescita costanti, mentre Caltanissetta ha
recentemente visto diminuire gli arrivi sul territorio, problema che si era verificato anche
nel 1995 per le presenze.

Tab. 54 Incidenza della quota mercato alberghiera del turismo a Enna
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        1,61        1,25        1,61        0,67        1,61        1,02
1998        1,52        1,30        1,53        0,70        1,52        1,07
1995        1,74        1,42        1,75        0,70        1,74        1,12
1990        1,88        1,36        1,67        0,70        1,82        1,13

Tab. 55 Incidenza della quota mercato complementare del turismo a Enna
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        0,30        0,09        0,20        0,18        0,27        0,11
1998        0,12        0,04        0,15        0,18        0,13        0,08
1995             -             -             -             -             -             -
1990             -             -             -             -             -             -

Tab. 56 Incidenza della quota mercato totale del turismo a Enna
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        1,49        1,07        1,51        0,62        1,50        0,90
1998        1,40        1,12        1,44        0,66        1,42        0,95
1995        1,59        1,18        1,65        0,65        1,61        0,98
1990        1,75        1,16        1,55        0,64        1,69        0,99
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Tab. 57 Incidenza della quota mercato alberghiera del turismo a Caltanissetta
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        1,68        2,30        0,52        0,33        1,24        1,53
1998        1,74        1,80        0,59        0,35        1,32        1,25
1995        1,94        1,42        0,43        0,27        1,40        0,95
1990        1,92        1,82        0,54        0,74        1,51        1,45

Tab. 58 Incidenza della quota mercato complementare del turismo a Caltanissetta
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
1999        1,17        1,13        0,50        0,27        0,96        0,88
1998        1,05        0,88        1,05        0,68        1,05        0,83
1995        1,38        1,08        0,87        0,50        1,25        0,95
1990        0,99        0,37        1,10        3,81        1,02        1,16

Tab. 59 Incidenza della quota mercato totale del turismo a Caltanissetta
Italiani Stranieri Complessivi

Anni arrivi presenze arrivi presenze arrivi Presenze
1999        1,63        2,12        0,51        0,33        1,22        1,44
1998        1,68        1,67        0,61        0,38        1,30        1,20
1995        1,90        1,37        0,45        0,29        1,39        0,95
1990        1,85        1,61        0,58        1,01        1,47        1,41

Probabilmente la marginalità di tali aree, che non riescono a rendere significativi dei
trend crescenti o a far fronte a shock della domanda, è imputabile al fatto che si tratta di
due province che non possono sfruttare, in parte o del tutto, le esternalità positive offerte
dal mare.

7.2 La stagionalità e la provenienza7

Anche a livello di disgregazione provinciale la Sicilia si contraddistingue per una minore
concentrazione nei periodi tradizionalmente clou per il turismo (agosto e giugno –
settembre); infatti, soltanto le province di Trapani (28,4%) e Ragusa (27,0%), territori ove
il turismo balneare ha una forte influenza, seguono il trend del meridione ad agosto
(27,0%), superando il dato nazionale (23,3%). Di contro, nel periodo giugno – settembre
soltanto Ragusa (75,7%) si posiziona al di sopra sia della risultante del Sud Italia + isole
(69,5%)e del nostro Paese (62,0%); mentre Trapani, collocandosi in seconda posizione,
                                                
7 I dati relativi alla stagionalità proviniale ci sono stati forniti dalla Regione Sicilia.
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non riesce a mantenere il trend tipicamente meridionale. La stessa tendenza è
osservabile anche nel periodo più ampio maggio – ottobre. Da sottolineare come Enna
ad agosto (11,3%) e nell’arco temporale di giugno – settembre (38,6%) si colloca in
ultima posizione; infatti, questa provincia ottiene due “picchi” nei periodi di aprile ed
ottobre. Caltanissetta si posizione in ultima posizione nel periodo che trascorre tra
maggio ed ottobre, mantenendosi al di sotto nella media nazionale e meridionale.

A livello di macro provenienza Messina, con una media annua del 30%, possiede il
maggior numero di turisti stranieri. Soltanto nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e
dicembre è Palermo ad assumere una posizione di leadership.

Nella disaggregazione per mese e provenienza straniera (pres. straniera / pres.
complessive), Messina continua a mantenere un ruolo dominante; infatti, il 46% della sua
clientela non è italiana. Tuttavia, a gennaio Messina (22,1%) viene scavalcata da Catania
(26,1%), Palermo (26,0%) e Trapani (22,5%); a luglio soltanto Ragusa possiede in
percentuale più turisti (41,7% contro il 41,2%); mentre ad agosto Messina (25,8%) viene
superata da Ragusa (32,9%), Palermo (29,2%) ed Enna (28,8%); a dicembre è Siracusa
(26%) a sopravanzare Messina (24,2%).

Tab.60 Incidenza delle presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per mese e per
province.

MESI
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Agrigento 1,5 3,8 6,3 9,7 9,8 10,3
Caltanissetta 3,7 4,5 7,0 8,6 9,1 8,3
Catania 3,4 4,8 5,5 9,0 10,0 8,4
Enna 4,1 4,5 6,6 11,0 10,3 8,9
Messina 1,5 1,7 4,4 8,9 10,3 11,4
Palermo 2,8 2,7 4,6 9,3 9,9 10,6
Ragusa 1,4 1,4 1,5 3,0 6,4 13,1
Siracusa 2,5 2,9 3,6 6,6 11,5 12,4
Trapani 2,2 2,1 3,3 7,0 7,7 9,0

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno
Agrigento 13,5 16,3 15,0 8,4 2,6 2,7             100
Caltanissetta 10,4 12,2 9,2 9,1 9,3 8,6             100
Catania 12,3 16,2 9,8 9,9 5,8 5,1             100
Enna 7,6 11,3 10,9 11,1 7,1 6,6             100
Messina 14,7 21,5 13,2 8,2 2,3 1,9             100
Palermo 14,7 18,3 12,8 7,7 3,4 3,3             100
Ragusa 19,1 27,0 16,4 6,6 1,9 2,0             100
Siracusa 14,6 22,9 11,8 5,5 2,8 2,9             100
Trapani 17,6 28,4 11,0 5,3 3,0 3,4             100
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Tab.61 Incidenza delle presenze dei turisti italiani per mese e per province.
MESI

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Agrigento 1,7 4,2 7,0 7,6 7,8 10,3
Caltanissetta 3,8 4,7 6,4 7,5 8,6 8,4
Catania 3,4 4,8 5,4 8,4 9,4 8,0
Enna 5,0 5,2 6,8 8,8 9,6 9,3
Messina 2,2 2,1 3,7 6,5 7,0 10,1
Palermo 3,5 3,5 4,6 7,5 8,3 10,2
Ragusa 2,0 1,9 2,1 4,2 5,2 14,2
Siracusa 2,7 3,2 3,5 5,1 9,3 13,1
Trapani 2,1 2,1 3,2 5,2 6,2 8,6

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno
Agrigento 12,9 17,5 16,5 8,5 2,9 3,2              100
Caltanissetta 11,0 12,4 8,9 9,4 9,8 8,9              100
Catania 12,8 17,7 9,3 9,7 5,8 5,3              100
Enna 7,3 10,7 10,1 11,4 8,4 7,2              100
Messina 16,1 29,6 12,0 5,4 2,6 2,7              100
Palermo 15,1 21,9 10,8 6,3 4,1 4,2              100
Ragusa 16,9 27,5 13,4 7,2 2,7 2,8              100
Siracusa 15,5 26,4 10,9 4,5 2,9 3,0              100
Trapani 18,1 32,7 10,5 4,5 3,3 3,6              100

Tab. 62 Incidenza delle presenze dei turisti stranieri per mese e per province.
MESI

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Agrigento 1,0 2,6 4,7 14,7 14,4 10,2
Caltanissetta 2,8 2,9 11,9 17,6 13,5 7,0
Catania 3,3 4,7 5,9 10,7 11,7 9,4
Enna 1,3 2,2 6,0 17,8 12,6 7,5
Messina 0,7 1,3 5,1 11,7 14,2 12,9
Palermo 1,8 1,5 4,7 12,0 12,3 11,1
Ragusa 0,4 0,3 0,4 0,7 8,7 11,0
Siracusa 2,0 2,1 4,0 10,5 17,3 10,5
Trapani 2,3 2,0 3,9 13,9 13,6 10,7

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno
Agrigento 15,0 13,7 11,7 8,4 2,0 1,5              100
Caltanissetta 5,6 10,4 11,6 6,2 5,1 5,5              100
Catania 10,7 11,9 11,1 10,6 5,5 4,4              100
Enna 8,3 13,0 13,3 10,3 3,2 4,5              100
Messina 13,1 12,0 14,6 11,4 2,0 1,0              100
Palermo 14,1 13,2 15,7 9,6 2,4 1,8              100
Ragusa 23,4 26,2 22,3 5,5 0,5 0,5              100
Siracusa 12,5 14,0 14,1 7,9 2,5 2,7              100
Trapani 15,8 12,1 12,9 8,2 2,0 2,5              100
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Tab. 63 Incidenza delle presenze dei turisti negli esercizi alberghieri per mese e per province.
MESI

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Agrigento 1,4 3,8 6,4 10,1 10,0 10,5
Caltanissetta 3,8 4,7 7,3 9,0 9,2 8,1
Catania 3,5 5,1 5,9 9,9 11,0 8,6
Enna 4,1 4,5 6,6 11,1 10,4 8,9
Messina 1,5 1,7 4,6 9,5 11,0 12,1
Palermo 3,1 3,0 5,2 10,1 10,7 10,6
Ragusa 1,5 1,5 1,6 3,3 6,7 13,7
Siracusa 2,9 3,4 4,2 7,4 13,1 13,7
Trapani 2,8 2,7 4,3 8,5 9,1 9,8

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno
Agrigento 13,2 15,8 15,3 8,5 2,5 2,6              100
Caltanissetta 9,0 9,1 9,7 10,0 10,3 9,6              100
Catania 10,6 13,2 9,7 10,8 6,2 5,4              100
Enna 7,3 11,0 10,9 11,2 7,2 6,6              100
Messina 14,2 18,6 13,5 8,8 2,4 1,9              100
Palermo 13,1 15,6 12,9 8,4 3,7 3,6              100
Ragusa 19,2 23,9 17,2 7,1 2,1 2,2              100
Siracusa 13,5 16,7 12,0 6,3 3,3 3,4              100
Trapani 15,4 20,9 11,9 6,6 3,8 4,2              100

Tab. 64 Incidenza delle presenze dei turisti negli esercizi extralberghieri per mese e per province.
MESI

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Agrigento 3,5 3,4 4,8 3,4 6,0 5,9
Caltanissetta 3,3 3,7 5,2 6,5 8,5 9,0
Catania 2,4 2,9 3,3 3,8 4,4 7,5
Enna 0,0 0,0 0,0 3,6 4,0 5,9
Messina 1,8 1,7 2,2 4,0 5,0 6,5
Palermo 0,6 0,4 0,3 2,5 4,0 10,6
Ragusa 0,6 0,6 0,6 0,9 4,4 7,5
Siracusa 0,5 0,4 0,7 2,5 3,3 5,7
Trapani 0,1 0,1 0,4 2,5 3,4 6,5

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno
Agrigento 18,7 27,3 10,8 6,4 5,2 4,5              100
Caltanissetta 17,3 27,9 6,5 4,4 4,4 3,4              100
Catania 21,5 32,7 10,3 5,0 3,1 3,2              100
Enna 29,3 37,7 14,0 4,0 0,0 1,5              100
Messina 18,3 43,4 10,4 3,0 1,6 2,0              100
Palermo 27,1 40,1 12,2 1,6 0,4 0,2              100
Ragusa 18,0 54,2 9,9 2,4 0,5 0,4              100
Siracusa 20,0 53,6 11,0 1,4 0,1 0,5              100
Trapani 24,7 52,4 8,1 0,9 0,4 0,6              100
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Tab. 65 Incidenza delle presenze turistiche nel complesso degli esercizi ricettivi nei periodi indicati
Province Agosto Giugno - Settembre Maggio - Ottobre
Agrigento 16,3 55,1 73,3
Caltanissetta 12,2 40,1 58,3
Catania 16,2 46,7 66,6
Enna 11,3 38,6 60,1
Messina 21,5 60,8 79,3
Palermo 18,3 56,4 74,0
Ragusa 27,0 75,7 88,7
Siracusa 22,9 61,7 78,7
Trapani 28,4 66,0 79,0
Sicilia 19,7 57,8 74,9
Italia 22,3 62,0 75,3
 Mezzogiorno 27,0 69,5 82,0

Tab. 66 Distribuzione mensile dei turisti stranieri  tra le province siciliane.
MESI

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Agrigento 6,7 13,8 14,0 11,6 10,0 9,7
Caltanissetta 2,3 2,3 2,1 1,4 1,3 1,1
Catania 20,3 23,7 16,5 14,4 13,9 10,8
Enna 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8
Messina 20,2 18,9 28,5 31,2 31,4 32,1
Palermo 30,4 23,9 24,8 26,8 24,7 24,4
Ragusa 3,5 2,7 1,8 1,9 3,6 6,7
Siracusa 8,4 8,0 6,0 5,9 8,8 8,8
Trapani 6,4 5,1 4,9 5,6 5,3 5,7

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno
Agrigento 9,3 8,2 11,9 10,8 8,1 8,8 10,1
Caltanissetta 1,0 0,8 1,0 1,6 4,0 3,9 1,4
Catania 11,5 11,0 10,6 17,2 24,0 22,6 13,6
Enna 0,5 0,5 0,8 1,3 2,1 2,0 0,9
Messina 30,1 31,8 31,0 30,9 20,8 18,7 29,8
Palermo 24,7 22,3 24,7 23,9 25,2 26,0 24,5
Ragusa 7,2 7,3 7,1 4,6 3,3 3,6 5,5
Siracusa 7,6 8,6 7,0 5,2 6,4 7,1 7,5
Trapani 8,1 9,4 5,8 4,5 6,2 7,3 6,7



38 Mercury S.r.l.

Tab. 67 Incidenza percentuale al livello provinciale delle presenze dei turisti stranieri (pres.
straniere / complessivo)

MESI
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Agrigento 20,9 21,2 22,6 45,6 44,5 29,9
Caltanissetta 7,9 6,6 17,7 21,4 15,5 8,9
Catania 26,1 25,8 28,0 31,3 30,7 29,5
Enna 7,9 12,2 22,8 40,2 30,5 21,2
Messina 22,1 34,9 54,0 60,6 63,4 52,3
Palermo 26,0 23,0 41,0 52,5 50,5 42,7
Ragusa 9,2 6,9 9,0 8,2 46,3 28,5
Siracusa 22,1 20,2 30,9 44,3 42,0 23,7
Trapani 22,5 19,9 24,9 41,9 37,4 25,2

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno
Agrigento 33,6 25,3 23,5 29,9 22,9 16,7 30,2
Caltanissetta 5,6 8,9 13,1 7,2 5,7 6,7 10,4
Catania 22,9 19,4 29,8 28,2 25,1 23,0 26,3
Enna 27,5 28,8 30,4 23,0 11,2 17,1 25,0
Messina 41,2 25,8 51,2 64,5 39,8 24,2 46,2
Palermo 39,1 29,2 49,8 51,1 28,7 22,5 40,7
Ragusa 41,7 32,9 46,1 28,2 9,0 8,7 34,0
Siracusa 23,8 17,1 33,3 40,6 24,6 26,0 27,9
Trapani 19,1 9,1 24,8 33,0 14,2 15,7 21,2

8. Le Aziende di soggiorno turistico (AST)
Le aziende di soggiorno turistico sono enti territoriali di portata più localistica delle APT

provinciali. Le AST accolgono ed organizzano circa il 63% dei flussi turistici in Scilia,
questo dato tende ad essere costante nel tempo.

Palermo / Monreale (10,1%) è la prima AST per dimensioni, segue i giardini Naxos
(7,0%). Da sottolineare che Sciacca e Cefalù nel breve periodo hanno acquistato un
peso maggiore (Sciacca dal 2,9% al 5,0%; Cefalù dal 5,6% al 6,6%), mentre Taormina
(dall’8,5% al 7,9%) e le Isole Eolie (dal 4,2% al 3,3%), pur mantenendo la loro rilevanza,
hanno diminuito il proprio “peso” turistico.

Utilizzando alcuni indici basati sulle presenze si osserva come il settore alberghiero
rimanga un fattore determinante e caratterizzante di tutto il turismo sull’Isola. Allo stesso
tempo,  i flussi di domanda estera sono importantissima specialmente per Taormina
(75,8%) ed i Giardini Naxos (57,4%); mentre assumono un ruolo residuale per realtà
come Gela (6,0%), Messina (11,7%), Patti (12,5%), Capo d’Orlando (13,0%), Nicolosi
(18,1%) ed Acireale (18,4%).

Il tasso di permanenza media tende ad essere basto (3,1), anche se per realtà come
Giardini Naxos (4,2), Isole Eolie (4,4%), Cefalù (4,8), Gela (6,4%), Sciacca (6,4) e Patti
(6,7) le risultanti di un pernottamento tendono ad essere molto più ampie.

L’indice di concentrazione (presenze del periodo di riferimento / pres. totali) sottolinea il
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ruolo del turismo balneare come attrattiva turistica: ad agosto è Capo di Orlando ad
avere una maggior numero di presenze (24,4%); seguono le Isole Eolie (22,4%), Milazzo
(22,1%), Giardini Naxos (17,5%), Sciacca (17,5%), Cefalù (17,4%) e Taormina (15%).
Similare la tendenza negli altri periodo considerati.

Tab. 68 Distribuzione del peso delle presenze turistiche delle AST sul totale delle presenze
Italiani Stranieri Complessivo

AST 1999 1995 1999 1995 1999 1995
Acireale 4,6 4,9 2,1 2,8 3,7 4,1
Agrigento 3,0 3,2 3,9 4,6 3,3 3,7
Caltagirone 0,1 0,3 0,0 0,2 0,1 0,2
Capo d'Orlando 0,7 0,8 0,2 0,1 0,5 0,5
Cefalù 4,8 3,7 9,5 8,6 6,6 5,6
Ct/Acicastello 6,4 5,6 3,8 4,0 5,4 5,0
Enna 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4
Erice 1,2 1,7 0,6 0,8 1,0 1,3
Gela 0,7 0,8 0,1 0,1 0,4 0,6
Giardini Naxos 4,7 5,3 10,6 10,5 7,0 7,3
Isole Eolie 3,7 5,1 2,6 2,8 3,3 4,2
Messina 3,2 3,3 0,8 0,9 2,3 2,4
Milazzo 1,4 1,4 0,5 0,5 1,0 1,1
Nicolosi 0,5 0,5 0,3 0,1 0,4 0,4
Patti 1,4 1,1 0,4 0,4 1,0 0,8
Pa/Monreale 9,9 10,9 10,3 10,5 10,1 10,8
Piazza Armerina 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3
Sciacca 6,0 2,8 3,4 3,0 5,0 2,9
Siracusa 3,8 4,2 3,5 2,9 3,7 3,7
Taormina 3,0 3,9 15,9 16,0 7,9 8,5
Totale 59,7 60,1 69,0 69,7 63,2 63,7
territorio non AST 40,3 39,9 31,0 30,3 36,8 36,3
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Tab. 69 Alcuni indicatori turistici nelle AST siciliane.
inc. %

alberghiero
inc. %

stranieri alb. /
alberghiero

inc. % stranieri
extralb. /

extralberghiero

inc. %
stranieri /

complessivo

p.m. Indice di
concentra-

zione ad
agosto

Indice di
concentra-

zione ad
giugno -

settembre

Indice di
concentra-

zione
ad maggio -

ottobre
Acireale 86,7 20,0 8,3 18,4 3,5 14,5 44,0 65,3
Agrigento 90,3 46,3 22,8 44,0 1,7 12,8 39,2 59,5
Caltagirone 97,2 33,3 35,4 33,3 1,4 10,1 37,3 60,8
Capo
d'Orlando

84,7 13,3 11,5 13,0 2,7 24,4 53,9 65,6

Cefalù 67,1 55,4 49,5 53,4 4,8 17,4 56,7 71,9
Ct/Cicastello 90,1 26,0 25,7 26,0 2,9 12,0 39,2 58,4
Enna 100,0 29,9 - 29,9 1,9 12,1 37,2 59,2
Erice 94,1 20,7 49,7 22,4 3,0 14,6 44,7 61,7
Gela 70,6 6,7 4,5 6,0 6,4 8,1 28,4 42,0
Giardini
Naxos

99,6 57,4 52,1 57,4 4,2 17,5 58,9 80,5

Isole Eolie 74,6 31,5 23,0 29,3 4,4 22,4 64,3 77,1
Messina 74,9 13,4 6,5 11,7 2,8 8,3 28,5 43,8
Milazzo 85,9 15,9 38,4 19,0 2,4 22,1 51,6 68,3
Nicolosi 82,6 13,8 38,5 18,1 2,4 12,8 28,8 53,0
Patti 26,9 6,3 14,8 12,5 6,7 9,3 28,5 35,1
Pa/Monreale 97,7 39,2 30,4 39,0 2,2 8,9 36,0 57,8
Piazza
Armerina

97,6 31,9 58,9 32,6 2,1 12,5 39,5 61,0

Sciacca 97,6 22,6 9,4 22,3 6,4 17,5 63,4 79,7
Siracusa 91,2 34,7 33,1 34,6 2,4 13,8 46,3 64,1
Taormina 97,0 76,1 64,8 75,8 4,0 15,0 51,8 74,8
Totale AST 89,4 41,2 28,4 39,8 3,1 14,3 47,6 66,7

9. Il sommerso ed il non rilevato: una stima

9.1 Premessa metodologica

La rilevazione statistica del turismo soffre di una difficoltà di rilevazione della
dimensione reale del fenomeno, dovuta principalmente alle caratteristiche di mobilità del
settore e alla commistione nell’uso dei servizi tra residenti e non. La rilevazione statistica
quantitativa totale dal lato dell’offerta avviene prevalentemente al momento del
pernottamento presso la struttura ricettiva regolarizzata, poiché è definito turismo lo
spostamento della persona che comprenda almeno un pernottamento fuori sede e la
movimentazione alla frontiera. Ulteriori metodologie di rilevazione riguardano l’indagine
campionarie motivazionale della domanda e l’indagine campionaria sulla spesa del
turista effettuata presso le frontiere dall’Uic.
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L’incertezza sui dati statistici raccolti a livello nazionale è incrementata dal proliferare di
fonti informative secondarie rispetto alla rilevazione primaria ufficiale dell’Istat. Incertezza
spesso dovuta all’utilizzo di riferimenti e definizioni per la rilevazione differenti tra i vari
soggetti, che se da un lato amplia il punto di vista, rende però difficoltoso un confronto.

Un tentativo di pervenire, tramite una comparazione, alla integrazione di alcune fonti
statistiche ufficiali è stato effettuato da Roberto Gismondi8, con l’obiettivo di valutare la
reale dimensione della ricettività nazionale. Questo studio ha lo scopo di quantificare il
cosiddetto “sommerso statistico” relativo alla mancata completa rilevazione di tipologie di
pernottamento quali le seconde case e agli alloggi privati in sede di misurazione dei flussi
turistici.

La ricettività non ufficiale degli alloggi privati iscritti o meno al R.E.C. rappresenta
infatti, quasi certamente almeno 50% dei pernottamenti, incidendo in modo determinante
sulle statistiche nazionali, ma non viene più rilevata dal 1989, da quando l’Istat ha
sospeso lo studio a causa della eccessiva frammentarietà e della scarsa qualità dei dati
raccolti.

Al fine di valutare il “sommerso” utilizziamo il metodo comparativo di Gismondi.

La comparazione è effettuata tra:

- le rilevazioni mensili sul movimento nelle strutture ricettive dell’Istat9
- l’indagine trimestrale sulle vacanze degli italiani dell’Istat10

- l’indagine campionaria sul movimento alle frontiere dell’UIC11

La tecnica d’integrazione tra le fonti utilizzata è quella dello stimatore T ottenuto per
sintesi di ogni coppia di stime, rilevato con l’espressione:

T = α T1 + (1-α) T2

Dove α, il peso assegnato alla fonte T1, rappresenta il grado medio di scostamento tra
le fonti da integrare ed è determinato sulla base di un modello regressivo basato su una

                                                
8 Roberto Gismondi ricercatore presso l’Istat.
9 Le statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi vengono elaborate regolarmente dall’Istat a partire dal 1957
e rappresentano la principale fonte di informazione sul turismo interno disponibile in Italia. Le variabili oggetto dell’indagine
sono:
• gli arrivi dei clienti negli esercizi ricettivi;
• le presenze;
• la provenienza dei clienti, con indicazione della provincia per i clienti italiani e della nazionalità per quelli stranieri.
10 L’indagine telefonica C.A.T.I. è condotta trimestralmente dall’Istat su un campione nazionale annuo di 14.000 famiglie
dal 1997, ha l’obiettivo di quantificare e analizzare i flussi turistici dei residenti in Italia, sia all’interno del Paese sia
all’esterno, fornisce informazioni sulle modalità di effettuazione dei viaggi e le caratteristiche socio-demografiche dei turisti.
11 L’indagine sul viaggiatore, sul viaggio e sulla spesa sostenuta dal turista durante il soggiorno, è effettuata su un
campione di 160.000 turisti a fine vacanza, presso i principali posti di frontiera a partire dal 1997.
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variabile ausiliaria12. Il peso assegnato ad ogni fonte è inversamente proporzionale al
grado medio di “distanza” rispetto alla seconda fonte utilizzata.

9.2 Mezzogiorno

Di fatto, considerando le stime dalle seconde case il Mezzogiorno passa da una
incidenza del 20% sul totale nazionale ad una del 31% e da una posizione di retroguardia
diventa la prima macroarea turistica del paese, aumentando di 4,4 volte la propria
consistenza rispetto alle statistiche ufficiali. E’ questo un aspetto che svela le grandi
contraddizioni esistenti a proposito del Sud Italia.

Partendo da un’analisi del fenomeno delle seconde case nel Mezzogiorno nel 199713

derivanti dall’integrazione delle fonti, si evidenzia una incidenza percentuale delle
presenze negli alloggi privati del 76,5%, notevolmente superiore al resto d’Italia
compreso tra un 45,5% del Nord/Est e un 65,2% del Nord/Ovest.

Altra particolarità del Mezzogiorno risiede nel fatto che non sussiste grande differenza
tra l’incidenza delle presenze negli alloggi privati tra gli italiani e tra gli stranieri, con
percentuali che si attestano rispettivamente sul 77,7% e sul 72,8%, mentre la media
nazionale è del 66,6% per gli italiani e del 54,6% per gli stranieri.

Graf. 12: Incidenza percentuale delle presenze negli alloggi privati sul totale per aree geografiche
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12 Per approfondimenti relativi ai metodi matematici applicati, si rimanda al capitolo IV del Nono Rapporto sul Turismo
Italiano 2000 e agli articoli sulle “presenze turistiche in Italia: problema di integrazione tra fonti” pubblicato su Turistica
Anno IX n°1 Gen/Mar 2000 e sulla “dimensione e potenziale di crescita dell’industria turistica italiana” pubblicato su
Turistica Anno IX n°3 Lug/Set 2000, Mercury.
13 Il 1997 è l’anno utilizzato da Gismondi come parametro per integrare le fonti.
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Graf. 13: Incidenza percentuale delle presenze di italiani negli alloggi privati sul totale per aree
geografiche
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Graf. 14: Incidenza percentuale delle presenze si stranieri negli alloggi privati sul totale per aree
geografiche
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Graf. 15: Confronto dell’incidenza percentuale delle presenze per alberghi, complementare e
alloggi privati tra media italiana, media del Mezzogiorno
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Passando allo studio dei dati per struttura ricettiva, si evidenziano delle percentuali
delle presenze integrate negli alberghi del 14% per gli italiani e del 21,2% degli stranieri,
evidenziando la preferenza di questi ultimi per la struttura alberghiera, mentre nel
complementare il peso si attesta rispettivamente sul 8,3% e sul 6,1%.

9.3 Sicilia

Analizzando i dati integrati sulle fonti statistiche individuate, con riferimento alla regione
Sicilia sulle presenze nelle strutture ricettive ufficiali e non, notiamo che l’incidenza
percentuale delle presenze negli alloggi privati sul totale è del 72,4%. Scorporando poi i
dati tra italiani e stranieri si evince il ruolo principale dei primi, con una incidenza
percentuale del 75,1% negli alloggi privati, rispetto al 64,3% degli stranieri.
Relativamente alle quote di mercato detenute per tipologia ricettiva, si rileva un’incidenza
delle presenze degli italiani per 20,1% negli alberghi e al 4,8% nel complementare,
mentre gli stranieri prediligono per il 31,9% l’albergo e il restante 3,8% le strutture
complementari.

Effettuando una analisi su base provinciale della distribuzione delle presenze per
struttura ricettiva si evidenzia un andamento molto eterogeneo sul territorio siciliano,
Palermo e Messina presentano una percentuale superiore alla media nazionale di
presenze presso gli alberghi, tipica delle provincie con città d’arte e di transito, per
quanto riguarda il complementare le presenze risultano più basse rispetto alla media
generale, caratteristica particolare è la elevatissima incidenza delle seconde case,
soprattutto nelle provincie di Caltanissetta ed Enna.
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Graf. 16: Confronto dell’incidenza percentuale delle presenze per alberghi, complementare e
alloggi privati tra media italiana, media del Mezzogiorno e Sicilia
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Graf. 17: Confronto dell’incidenza percentuale delle presenze per alberghi, complementare e
alloggi privati tra media italiana, siciliana e stime provinciali
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Considerazioni finali sul sommerso e sul non rilevato

In base alle presenze totali per provincia stimate con il metodo dell’integrazione delle
fonti di Gismondi, sono state riposizionate le provincie siciliane su base nazionale. Si
rileva, in particolare, lo slittamento della provincia di Messina dal 27° posto nelle
statistiche ufficiali al 44° di quelle stimate, posizionandosi, comunque, prima di Padova;
Palermo passa dal 34° posto in graduatoria ufficiale al 38° di quella stimata,
mantenendosi tra Aosta e Torino. Ottiene una migliore posizione Siracusa che scala la
classifica dal 72° posto dei dati ufficiali al 61° di quelli stimati, mentre per le altre
provincie si registrano solo lievi scostamenti.

PROVINCIA STATISTICHE UFFICIALI STATISTICHE STIMATE
Messina 27° 44°
Palermo 34° 38°
Catania 54° 57°
Agrigento 62° 68°
Siracusa 72° 61°
Trapani 74° 74°
Ragusa 81° 80°
Enna 102° 98°
Caltanissetta 103° 92°

Tab. 70 Moltiplicatore di crescita dal turismo censito a quello stimato
 Destinazione  Moltiplicatore  Destinazione  Moltiplicatore
 Caltanissetta               18,5  Catania                 3,8
 Enna               13,3  Palermo                 2,8
 Siracusa                 5,9  Messina                 2,2
 Ragusa                 5,4  Sicilia                 3,6
 Trapani                 4,7  Mezzogiorno                 4,1
 Agrigento                 4,3  Italia                 2,6

Si osserva come il moltiplicatore della domanda stimata sia inferiore a quello italiano
soltanto nel caso di Messina.

10. I desideri dei consumatori turistici della Sicilia
L’Isnart, Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, ha condotto nel 1998 un’analisi del

prodotto Italia commercializzato dai tour operator esteri. Da questo studio emerge che
l’interesse per la  Regione Sicilia è rivolto ad hotel di media categoria situati in zone di
mare e di campagna, in queste località sono ricercati anche i villaggi turistici e gli
agriturismi, mentre gli hotel di qualità più elevata sono prescelti nelle città. In particolare i
tedeschi, i giapponesi e gli americani richiedono hotel di 5 stelle in località marine; gli
olandesi desiderano soggiornare in categorie medie nei centri d’arte.

Secondo questa analisi, la Sicilia risulta essere la seconda isola più desiderata dagli
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italiani e al 5° posto complessivo delle preferenze, anche se le proiezioni per il ’99
segnalano un forte trend di crescita per le isole italiane.

La Sicilia, dai dati Isnart, attrae ridotti flussi turistici rispetto alle sue effettive
potenzialità, soprattutto per quanto riguarda i flussi di origine straniera. Le cause
identificate da questo istituto sono varie ed imputabili prevalentemente alla carenza
strutturale e gestionale delle reti di comunicazione è l’inadeguatezza del sistema di
accoglienza. Pertanto l’Isnart propone una re-ingegnierizzazione del prodotto. Si
suggerisce, quindi, di compiere un adeguamento qualitativo, creando ed ampliando i
servizi di supporto, ,migliorando, per esempio, l’orario di visita dei musei, la gestione dei
beni culturali, la creazione di infrastrutture e di nuovi itinerari e la ideazione, nonché
promozione con largo anticipo, di eventi di richiamo. Esempi di percorsi da attivare sono
il tour della ceramica, i percorsi enogastronomici, i soggiorni/tour combinati arte & cultura,
i percorsi degli antichi viaggiatori, gli itinerari religiosi ed i parchi letterari.

Sempre secondo l’Isnart i principali competitor italiani della Sicilia sono la Puglia, la
Calabria, la Campania, l’Abruzzo e la Sardegna; mentre quelli esteri sono rappresentati
da Cipro, Malta, Grecia, Turchia, Tunisia, Marocco e Spagna.



48 Mercury S.r.l.


