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Nell’attuale scenario economico e sociale si è affermata l’esigenza di orientare i sistemi
di produzione e gli stili di consumo verso nuovi modelli virtuosi di gestione in cui l’inno-
vazione, la qualità e la sostenibilità rappresentano elementi fondanti per la creazione di
strategie sapienti e lungimiranti capaci di creare un valore “sostenibile” per tutti gli attori
della “rete della vita”. 

Tale sfida rappresenta un tema ampiamente dibattuto nell’ambito delle Scienze Merceo-
logiche e, in particolare, durante il XXIX Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche
dove sono stati coniugati contributi teorici con esperienze pratiche in un’ottica di valoriz-
zazione delle conoscenze.

Il congresso ha rappresentato un’occasione di confronto, di condivisione e di approfon-
dimento di percorsi di sviluppo su tematiche fortemente focalizzate sui seguenti aspetti: 
• Industria 4.0, analizzata attraverso i binomi di innovazione e imprenditorialità, innovazione,

start-up e spin-off, tecnologia e innovazione gestionale, ricerca e trasferimento tecnologico; 
• Qualità 4.0, intesa come qualità di sistema e di prodotto e sistemi di gestione per la qualità; 
• Sostenibilità e Corporate Social Responsability, che prende in esame l’analisi del ciclo di

vita, i sistemi di gestione per l’ambiente, i metodi e gli strumenti di ecologia industriale,
fino al concetto di economia circolare.
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Abstract 
 

Spin-Off companies was born with the aim of managing and exploiting the re-
sults of scientific research, which originated in an academic context. They do so 
through a more streamlined legal form, capable of overcoming the bureaucratic bar-
riers of universities, often unprepared to manage their innovations in an entrepre-
neurial way, and to respond quickly to market demands. 

These particular kinds of firms have demonstrated a high capacity for innovation, 
difficult to imitate by the market. At the same time, they show a fragility compared 
to the ability to generate a positive performance. In literature there are many critical 
factors that affect the real economic-financial performance. One of these key factors 
consists in the “localization”, focused on the geographical proximity and its influ-
ence, its constitution and growth. Starting from the study of the geographic distribu-
tion of the spin-offs in the Italian territory, the paper wants to offer a first reference 
framework connected to the localization, with particular attention to the pre-moun-
tain and mountain context. The analysis allows to conduct a critical reflection on the 
localization in order to draw a first reference framework that represents the point of 
reference for successive empirical studies on this particular aspect. 
 
Keywords: Academic Spin-Off, Localization, Performance, Innovation 
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Introduzione 
 

La motivazione, la localizzazione, la responsabilità e la fiducia rappre-
sentano i presupposti necessari nel processo di creazione di un’impresa Spin-
Off (Poponi, 2016; Poponi, Braccini and Ruggieri, 2017). Appare evidente 
come la scelta della localizzazione territoriale possa rappresentare un valore 
aggiunto per questa tipologia di società, che sono influenzate, dalla loro na-
scita sino alla successiva fase di start up e consolidamento, da diversi fattori 
critici, tra cui il fattore della prossimità geografica (Corsi et al., 2017; 
Soetanto and Geenhuizen, 2019). 

Il paper propone una discussione critica riguardo la distribuzione geogra-
fica delle Spin-Off accademiche sul territorio italiano, ed offre un primo qua-
dro di riferimento connesso alla localizzazione ed alla capacità di generare 
valore. In particolare, il lavoro si sofferma sull’analisi delle società ubicate 
nei territori montani e pre-montani. 

 
 

1. Il contesto di prossimità in letteratura 
 

In letteratura il concetto della localizzazione può essere ricondotto a di-
versi contesti di prossimità, in particolare alle “Università”, all’ “Incuba-
zione”, al “Settore economico”, alla vicinanza a “Venture capitalist”, e alle 
“Infrastrutture”, come di seguito evidenziato.  

Gli incubatori consentono alle Spin-off di essere ospitate e di usufruire di 
un insieme di servizi strategici per la creazione e l’avvio di impresa 
(Lindholm, 1997; Davenport, Carr and Bibby, 2002; Harrison and Leitch, 
2010). La motivazione che spinge uno Spin-Off ad insediarsi presso un incu-
batore è riconducibile a due fattori di attrazione: l’offerta di personale alta-
mente qualificato e la domanda di mercato. A questo proposito Jürgen Egeln 
(2002) sostengono che se l'ubicazione dell'incubatore è meno attraente in ter-
mini di economie di urbanizzazione, è probabile che gli Spin-Off si allonta-
nino. Tuttavia, se presentano forti relazioni formali con gli istituti di ricerca 
(in Italia a prevalenza pubblici) e dipendono da personale altamente qualifi-
cato, tenderanno a rimanere in prossimità dell'incubatore. Soetanto and 
Geenhuizen (2019) si sono soffermati sul rapporto di incubazione delle Spin-
Off all’interno delle Università, sottolineando come questo non si esaurisca 
con la fine della formale relazione. È in questa fase che il fattore localizza-
zione inizia ad assumere un ruolo significativo rispetto alla generazione di 
performance positive. Le sfide di mercato possono costringere le Spin-Off a 
rimanere vicine alle Università o a mantenere legami sociali con il mondo 
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accademico ma, come sottolineano gli stessi autori, relazioni e prossimità 
troppo forti possono generare un impatto negativo sulla performance. 

La vicinanza ad istituti di ricerca ed università rappresenta il fattore che 
condiziona l'intensità della cooperazione, ed incide sulla capacità di generare 
innovazione (Lejpras and Stephan, 2009). Per gli Autori questa ha un potere 
trainante per l’innovatività delle imprese, soprattutto in settori ad alta inten-
sità di conoscenza.  

In realtà, in letteratura è ancora controversa l’interpretazione riguardo i 
possibili vantaggi perseguibili dalla localizzazione di uno Spin-Off nelle aree 
metropolitane. Infatti, mentre Taheri and van Geenhuizen (2011) identifi-
cano un vantaggio nella localizzazione, Yagüe-Perales and March-Chordà 
(2012) rilevano la tendenza delle Spin-Off a non localizzarsi nelle aree me-
tropolitane. Inoltre l’ambiente esterno, le relazioni e la posizione di vicinanza 
alle università, sono considerate come fattori significativi per la crescita, ma 
questo viene ricondotto strettamente al contesto del Paese di origine (Corsi 
et al., 2017) dove l’influenza esercitata dal sistema universitario può avere 
effetti diversi.  

L’ulteriore fattore riguarda i settori economici e gli ambiti scientifici delle 
società Spin-Off. Quelle ad alta intensità tecnologica, riconducibili al settore 
delle scienze naturali, tendono localizzarsi piuttosto vicino agli incubatori; 
Spin-Off orientate al servizio, con un background economico o aziendale, 
sono quelle con la probabilità più alta di allontanarsi (Jürgen Egeln, 2002). 

La vicinanza ad un investitore privato, come il venture capitalist, può 
rappresentare un elemento cruciale per l’accesso ai finanziamenti (Shane and 
Cable, 2002; Stuart and Sorenson, 2007; Pinch and Sunley, 2009). La cono-
scenza del contesto produttivo locale in cui opera la società, la reputazione 
dell’impresa possono incidere favorevolmente sulla valutazione positiva di 
una richiesta di finanziamento. Tale giudizio, però, è riconducibile non solo 
alla valutazione di un business plan o alla codificazione del rating aziendale, 
spesso derivano dell’intuito del venture capitalist. In tale contesto, come 
espresso da Pinch and Sunley (2009), le relazioni umane diventano determi-
nanti.  

Localizzare la sede produttiva della società contribuisce non solo a dare 
visibilità alla società, ma permette di accedere ad una “rete” di servizi essen-
ziali per lo sviluppo dei processi produttivi e di relazioni commerciali. Ciò 
facilita la creazione di relazioni sociali e garantisce l’accesso a servizi spe-
cializzati, disponibili direttamente sul territorio. Pertanto, identificare la sede 
vicino a ventur capitalist agevolerà uno scambio di informazioni e l’istau-
rarsi di relazioni di tipo “fiduciario” che agevolano l’accesso al capitale di 
rischio. Anche Rees and Stafford (1986) sottolineano come la presenza di 
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infrastrutture rappresenti un’importante condizione per la localizzazione. In 
particolare, le infrastrutture di trasporto, di buona qualità, agevolano la coo-
perazione tra partner, siano questi clienti o fornitori. 

Nelle relazioni spaziali è inoltre possibile individuare ulteriori dimensioni 
di prossimità che ne influenzano l’attività e la capacità di generare innova-
zione, come la prossimità tecnologica e quella cognitiva (Cantù, 2010): in un 
contesto in cui l’intensità della relazione aumenta, la dimensione di prossi-
mità è legata alla condivisione di obiettivi di medio e lungo termine. Tutta-
via, la localizzazione non è l’unico fattore che influenza le performance delle 
Spin-Off (Poponi, 2016).  

 
Tab. 1 – Contesti di prossimità che influenzano la performance  

Contesto di prossimità Autori 

Università 
 

Taheri and van Geenhuizen (2011) 

Lejpras and Stephan (2009); Yagüe-Perales and 
March-Chordà (2012); Corsi et al., (2017) 

Incubazione 
Soetanto & Geenhuizen (2019) Jürgen Egeln 
(2002) 

Settore Jürgen Egeln (2002); Cantù (2010) 

Venture capitalist 
 

Shane e Cable (2002); Sorenson e Stuart, (2007); 
Pinch and Sunley (2009) 

Infrastrutture Rees e Stafford (1986). 

Obiettivo Cantù (2010) 

Fonte: Elaborazione degli Autori 

 

2. Metodologia 
 

In questo studio sono stati analizzati i fattori che in letteratura hanno un 
impatto sulla localizzazione. In particolare, è stato rilevato un gap rispetto ai 
fattori che influiscono sulla localizzazione in territori critici, come quello 
montano o pre-montano, considerati tradizionalmente aree depresse e poco 
attraenti dal punto di vista del business. 

 Il presente studio rientra all’interno del Progetto Italian Mountain Lab, il 
quale ha l’obiettivo di realizzare una piattaforma Accademica multidiscipli-
nare, intersettoriale, per mettere insieme competenze ed esperienze al fine di 
agevolare lo sviluppo delle località montane italiane.  

In particolare, è stata realizzata una mappatura delle società Spin-Off uti-
lizzando il Database del Netval (aggiornato ad Aprile 2019). Questo ha 
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permesso di identificare un universo di 1274 società Spin-Off accademiche 
sul territorio italiano, opportunamente georeferenziato e depurato dalle 
aziende non riscontrabili all’interno degli elenchi delle Camere di Commer-
cio, come riportato in Tabella 2. 

 
Tab. 2 – Spin-Off accademici italiani  

Tipologia di analisi Risultati  

DBS Netval: Spin- Off accademici  1.823 
Aziende senza C.F. 197 
Aziende non presenti nei dbs della CCIAA 350 
Aziende non geolocalizzabili 2 
Aziende georeferenziate con dati integrati 1.274 

Fonte: Elaborazione degli Autori 
 

Per la codifica del grado del grado di montanità viene preso come riferi-
mento l’art. 44, c. 2, della Costituzione Italiana, che richiama il concetto di 
“zona montana”, lasciando la competenza di legiferare in materia, secondo 
le rispettive competenze, al Parlamento o alle Regioni. La conseguenza è 
stata quella della mancanza di una definizione univoca di “montagna”. Con 
la legge 991/1952 si associa il concetto di montagna al territorio dei Comuni 
definiti “montani”. Pertanto, partendo da tale definizione è stato possibile 
costruire un elenco di Comuni per “grado di montanità”, suddivisi in territori 
Totalmente Montani, con un’altitudine compresa tra 601 a 986 metri e quelli 
Parzialmente Montani, con un’altitudine tra i 301 ed i 600 metri. Tali dati 
combinano elementi altimetrici, di pendenza e di rendita catastale. Questo ha 
permesso di ricostruire 3 scenari di localizzazione per le categorie di Spin-
Off analizzate.  

 
3. Risultati e Discussione  
 

Le Società Spin-Off sono state geolocalizzate utilizzando il software 
QGIS. Il software ha permesso di elaborare una prima mappa tematica della 
distribuzione delle società che identifica, in un primo scenario, la concentra-
zione delle imprese (Fig. 1), riportando i centroidi dei punti. Le Spin-Off 
sono distribuite eterogeneamente lungo tutto il Paese, ma con picchi di con-
centrazione che ne definiscono precise traiettorie. Il valore medio della pro-
duzione si attesta attorno ai 405.000 € annui (dati CCIAA, 2018). 
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Fig. 1 – Mappa di concentrazione Spin-Off italiane figura n. 2: Mappa delle Spin-Off italiane 

   
Fonte: Elaborazione degli Autori con il SW QGIS 

 
Da una prima analisi è possibile notare un’intensità di concentrazione 

sulle città di Torino, Milano, Roma, Pisa, Bologna e Venezia, dove le rispet-
tive Università hanno consolidato il ruolo rispetto al Trasferimento Tecnolo-
gico e potenziato l’offerta di servizi per agevolare la nascita di queste inizia-
tive (Ramaciotti and Daniele, 2018). Rispetto al dato nazionale è la provincia 
di Torino quella ad avere la più alta concentrazione, l’8% delle Spin-Off, 
seguita da Roma (6,6%) e Milano (6,2%). Un dato medio-alto si registra nei 
territori limitrofi alle città di Pisa (5%), Genova (4%), Firenze (3,7%), Bolo-
gna (3,6%), Bari (3%), Perugia (2,7%), Trento (2,7%), Ancona (2,6%), 
Lecce (2%), Trieste (1,4%), Venezia (1,3%). Un ulteriore aspetto che appare 
dalle mappe riguarda una distribuzione, almeno per il Nord Italia, che riper-
corre le principali arterie autostradali, identificando chiaramente tre assi 
lungo le quali si vanno a collocare le imprese. Il primo, per intensità di con-
centrazione, è quello che unisce Pisa e Livorno a Firenze, per congiungersi 
a Bologna, Venezia, e proseguire verso Udine e Trieste.  

La seconda direttrice è rappresentata dalla trasversale S.S. 9 (Via Emilia), 
la c.d. “Strada dei Motori, che si estende da Milano fino a Rimini, per prose-
guire sulla dorsale appenninica, sino ad arrivare a L’Aquila. Un’ulteriore 
asse è quello che collega Torino-Milano-Venezia, con l’autostrada A4.  

Nel Centro Italia, la maggiore concentrazione delle Spin-Off si ha nelle 
città di Roma (84), Firenze (47) e vicino la zona di Pisa (64) e Livorno (5). 
Anche qui le maggiori concentrazioni si hanno nelle città, ma è possibile 
notare punti spazialmente distanti.  

In generale il Sud Italia mostra una tendenza a raggrupparsi presso attorno 
alle principali sedi Universitarie, ma con delle eccezioni che riguardano la 
Campania e soprattutto la Puglia. Per quest’ultima si individuano due grandi 
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centri, quello di Bari e di Lecce, mentre per la Regione Campania, sono Na-
poli, Salerno ed Avellino ad avere la maggiore concentrazione. Per la Re-
gione Sicilia, la distribuzione si concentra nei grandi centri urbani: Palermo 
(21), Catania (15), Messina (11). Anche per la Regione Sardegna la localiz-
zazione segue i centri urbani e la presenza delle Università di Sassari e Ca-
gliari. In via residuale sono presenti nelle città di Nuoro, Olbia e Alghero in 
cui sono attivi i poli decentrati dell’Università di Sassari. 

La forma giuridica delle Spin-Off è quella delle società di capitali. Scor-
porando dall’analisi le sole società per azioni (spa) si evincono due dati in-
teressanti. Il primo fa riferimento alla generazione di valore della produ-
zione. Il 2% dell’intera popolazione produce circa il 30% del fatturato com-
plessivo dell’universo di riferimento. Il secondo riguarda il loro posiziona-
mento che va a preferire gli ambienti suburbani, per lo più zone industriali 
(come ad es. Genova-Bolzaneto, Milano-Bovisa, Garbagnate Milanese, 
Bresso, Pisa), Parchi Scientifici (Trieste) e distretti industriali (Monopoli) 
dove la presenza di snodi ferroviari ed autostradali risulta strategica.  

Il secondo ed il terzo scenario riguardano il grado di montanità delle Spin-
Off che ha permesso di isolare rispettivamente quelle con un’altitudine com-
presa tra i 300 e 600 metri (zona pre-montana) e superiore a 600 metri (zona 
montana).  

 
Fig. 3 – Spin Off in zone pre-montane    Fig.4-Spin-Off in zone montane 

 
Fonte: Elaborazione degli Autori con SW Google Fusion Tables 
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Nella zona pre-montana risultano 120 le Spin-Off. Queste rappresentano 
circa il 10% del totale della popolazione. La numerosità sul territorio coin-
volge le seguenti provincie.: Ancona (1), Avellino (7), Bari (2), Bergamo (1), 
Brescia (1), Campobasso (1), Catania (2), Cosenza (1), Cuneo (1), Frosinone 
(1), Grosseto (1), Macerata (11), Matera (1), Modena (1), Nuoro (1), Perugia 
(16), Pesaro Urbino (3), Roma (1), Salerno (18), Siena (11), Taranto (1), Te-
ramo (4), Torino (3), Trento (8), Trieste (6), Valle d’Aosta (1), Varese (3), 
Verona (1), Viterbo (11). Per queste Spin-Off il valore medio della produ-
zione medio risulta pari a € 95.000 (CCIAA, 2018). La mappa (fig. 3) ne 
evidenzia la distribuzione, che appare svincolata dalla rete viaria al Centro e 
Sud Italia, con una concentrazione presso i principali centri urbani che ospi-
tano le Università. Al Nord la localizzazione ripercorre in parte l’asse Mi-
lano-Venezia sopra richiamato e l’asse viario Aosta-Cuneo. 

Al contrario nel sud Italia si concentrano le imprese “montane”. La mappa 
(Fig.4) rappresenta un gruppo di 25 imprese posizionate nel sud Italia (Avel-
lino (1), Campobasso (2), L’Aquila (14), Potenza (6), Salerno (1)) ed 
un’unica impresa localizzata al Nord, precisamente nella provincia di Trento 
(distante dall’università e dalla città). Il valore della produzione medio per 
Spin-Off risulta pari a € 368.000 (CCIAA, 2018), va rilevato che tale valore 
viene fortemente condizionato dal risultato positivo di una Spin-Off localiz-
zata nella provincia di Campobasso.  

Il lavoro rappresenta una prima analisi esplorativa per comprendere le di-
namiche di localizzazione delle imprese Spin-Off sul territorio italiano, con 
particolare attenzione alla localizzazione in ambiente pre montano e mon-
tano.  

 
 

Conclusioni 
 

I risultati mettono in evidenza tre scenari in funzione del grado di monta-
nità, il primo mostra una distribuzione delle Spin-Off che segue le principali 
rete viarie nel Nord del Paese e ad una vicinanza ai centri urbani principali. 
Il secondo, legato ad una dinamica più eterogenea, legata alla rete viaria, ad 
una distribuzione sul versante adriatico degli appennini e ad una localizza-
zione nei Poli Universitari con dimensioni ridotte. Il terzo scenario mette in 
evidenza la capacità delle Spin-Off di lavorare in ambiente montano. Situa-
zione che si realizza prevalentemente nel Sud Italia.  

Le analisi future saranno rivolte a comprendere, per ciascuno scenario 
individuato, le caratteristiche ed i fattori critici di successo che si attivano in 
funzione della localizzazione.  
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