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Signor assessore, cari colleghi, studenti e amici della Fondazione Datini, 
 

Il tema centrale della Settimana di quest’anno è la conoscenza e il modo in cui 
essa47T sia stata47T capace di stimolare la crescita economica ed avere un impatto sul be-
nessere sociale nei secoli passati attraverso l’innovazione. Credo di non dovervi 
convincere dell’importanza sociale e dell’alto grado di attualità di questo tema. Gli 
esempi sono facili da trovare. 

Gli attuali conflitti tra le grandi potenze politiche, chiamati anche Seconda 
Guerra Fredda, non sono combattuti, come nella Prima, solamente su orribili campi 
di battaglia o nel mondo del commercio internazionale, ma anche in quelli della 
tecnologia, dell’informazione e della conoscenza. Nell’attuale sistema capitalistico, 
l’obiettivo degli investimenti non è più costituito dalla proprietà terriera, dalle mate-
rie prime, dal lavoro e dai beni capitali, ma dallo scambio di informazioni e le reti di 
conoscenza (Burton-Jones 1999). I grandi mercanti internazionali, i capitani 
d’industria e i direttori finanziari sono stati sostituiti dai data manager e dagli specia-
listi dell’informazione. Le persone più ricche del pianeta come Jeff Bezos, Bill Ga-
tes, Elon Musk e Mark Zuckerberg hanno costruito le loro immense fortune 
tramite software, e-commerce, piattaforme di pagamento e social media incentrati 
sull’informazione e sulla comunicazione, basata sulla trasmissione di conoscenza. 
Un profeta di sventura come il filosofo, storico e futurologo Harari ha persino pre-
detto che i grandi sistemi di trattamento dati, l’intelligenza artificiale e gli algoritmi 
di conoscenza creeranno una nuova elite di superuomini biologici. Grazie ai conti-
nui miglioramenti genetici, questi avranno più conoscenza e saranno più intelligenti 
delle masse (Harari 2016).  

Già nel 1982 John Naisbitt (1982, 24) predisse l’economia dell’informazione 
post-industriale, ma coniò anche l’immortale frase «siamo sommersi dalle informa-
zioni ma disperatamente affamati di conoscenza». Forse l’argomentazione più con-
vincente per illustrare l’importanza fondamentale della conoscenza nella società 
attuale è il fatto che abbiamo bisogno di moltissima conoscenza per essere in grado 
di affrontare l’enorme flusso di informazioni P0F

1
P. Negli ultimi decenni, il mercato è 

stato così invaso da fake news e da ogni sorta di teoria del complotto, che molte 
persone hanno addirittura sviluppato una «resistenza alla conoscenza» o resistenza 
al «sapere costituito» (Wilkforss 2017). La maggior parte della popolazione nelle na-
zioni occidentali (dagli insegnanti e dai giornalisti ai dipendenti pubblici e agli avvo-

 
1 Per la delicata distinzione tra informazione e conoscenza, si veda Denzel 2020, 21. 
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cati, ai bibliotecari e ai programmatori) è impegnata a creare, coordinare, trasferire e 
disseminare informazione e conoscenza.  

Mentre è generalmente accettato che nell’economia moderna, «la principale 
fonte di crescita non è più il capitale fisico, ma (…) la trasmissione o lo scambio 
della conoscenza» (De Meyer, Gailly 2021, 5) e «che la conoscenza utile è al centro 
della crescita economica» (Mokyr 2002b, 25), gli storici hanno atteso a lungo prima 
di dare al concetto di conoscenza un posto importante nei loro modelli esplicativi. 
Ciò potrebbe sembrare strano dal momento che già nel Secolo dei Lumi gli intellet-
tuali erano convinti dello stretto legame tra diffusione della conoscenza in ampi set-
tori della popolazione e prosperità o persino felicità all’interno della società P1F

2
P. Il 

primo studioso moderno ad usare «conoscenza» come una variabile determinante 
fu lo storico economico Americano Joel Mokyr. Vent’anni fa spiegò le origini stori-
che dell’attuale economia della conoscenza introducendo due tipi di conoscenza: 
proposizionale, o teoretica, e prescrittiva, o tecnica. In parole povere, la conoscenza 
proposizionale riguarda il «cosa» e il «perché», mentre la conoscenza prescrittiva ri-
guarda il «come». Analizzando magistralmente entrambe le tipologie Mokyr (2002a, 
4) ha spiegato il ruolo della «conoscenza utile» nel generare crescita economica. La 
sua tesi centrale è che una fruttuosa interazione tra i due tipi di conoscenza, o un 
felice matrimonio tra scienza e tecnologia, abbia avuto luogo solo dopo il 1800, 
aprendo così la strada alla Rivoluzione Industriale. 

Gli storici dopo di lui hanno accolto e lodato, ma anche sfidato e ampliato le 
sue idee. Recentemente Paul Dover (2021) ha scoperto dei cambiamenti profondi 
nella creazione, preservazione, circolazione e interpretazione dell’informazione 
nell’Europa della prima Età Moderna. Egli non ha esitato ad usare l’espressione «ri-
voluzione dell’informazione», che condizionò profondamente il commercio, la fi-
nanza, la scienza, la comunicazione, gli affari di stato e la politica. Altri studiosi 
come Leemans e Goldgar (2020) hanno dimostrato come i mercati della conoscen-
za non operassero solo a livello economico, ma anche culturale attraverso la comu-
nicazione e la persuasione. Essi sostengono che l'economia della conoscenza sia 
anche altamente «affettiva», introducendo nel dibattito il ruolo di emozioni come 
speranza, ambizione, desiderio, amore, affetto, fascino, avventura, passione e lussu-
ria. Queste discussioni e coinvolgenti scambi di idee suggeriscono chiaramente che 
il tema dell'economia della conoscenza meriti assolutamente una Settimana 
adeguata. 

I contributi presentati in questa Settimana cercheranno di fornire risposte a una 
serie di domande intriganti. Ad esempio, attraverso quali «agenti di cambiamento» o 
personalità chiave e quali istituzioni, la «conoscenza utile» sia stata trasmessa tra gli 
individui e le comunità attraverso il tempo e lo spazio P2F

3
P. Sappiamo già che la cono-

scenza non ebbe in alcun modo uno sviluppo lineare, uniforme o regolare. In alcuni 
luoghi e situazioni, la sua circolazione fu più intensa che altrove. Quindi, quali fat-

 
2 Per esempio nella Repubblica Olandese nel 1798 (Fritschy 1988, 99). 
3 Le istituzioni sono qui definite in modo molto ampio come un insieme di atteggiamenti e griglie 

di azione sociale, quindi secondo una definizione molto più generale che include reti, organizzazioni e 
sistemi (su questo si vedano le stimolanti righe di Melville 1992, 2 e Wyman 2021, 13-6). Per la 
nozione di agenti del cambiamento nella diffusione della conoscenza: Jones 2008. 
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tori furono responsabili di questa accelerazione o rallentamento del processo di dif-
fusione? Quali istituzioni o meccanismi in particolare favorirono una situazione che 
permise «alla conoscenza di essere distribuita e condivisa, e quindi contestata, cor-
retta e completata»? (Mokyr 2017, 340). Gli studiosi non solo ricostruiranno questi 
cosiddetti percorsi di trasmissione (Hilaire-Pérez, Verna 2006, 542), ma esamine-
ranno anche quando, dove e in quali settori dell'economia, la massa critica o «stock» 
di conoscenza utile fu abbastanza sostanziale da stimolare un gran numero di inno-
vazioni e invenzioni che contribuirono alla crescita economica (Blockmans 2021, 
32). Un programma affascinante. 

 
*** 

 
Come per tutti i raduni di persone negli ultimi due anni, il Coronavirus ha avuto 

e continua ad avere un grande impatto sui convegni del Datini. La Settimana prece-
dente è stata completamente digitale, quella attuale è, come si dice in gergo, di natu-
ra ibrida, con relazioni presentate sullo schermo e di persona. Lasciateci essere 
ottimisti e considerare questa evoluzione come un passo verso un mondo reale e 
normale, anche per le Settimane Datini. 

Nonostante le difficili circostanze durante la preparazione della Settimana, sia-
mo stati in grado di selezionare 20 relazioni che coprono il continente europeo e 
una dozzina di paesi europei. I professori Markus Denzel (Lipsia) e Carlos Laliena 
(Saragozza) hanno portato questo interessante tema all'attenzione della Giunta Ese-
cutiva e del Comitato Scientifico della nostra Fondazione e siamo loro molto grati. 
Inoltre, il Professor Laliena è stato così gentile da accettare il nostro invito a prepa-
rare e consegnare la prolusione con un breve preavviso. Lo ringraziamo per la sua 
disponibilità e gli diamo la parola con grande piacere. 
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