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sociale. Con la sua intelligenza sintetica e la straordinaria eloquenza amava applicare rigorosi ragio-

del pensiero economico dell’Inghilterra vittoriana e, in particolare, di Alfred Marshall, ha sempre in-
-

di politica di sviluppo economico e sociale, e alimentare il suo impegno nei dibattiti politici e civili, e 

formazione di giovani ricercatori, ha promosso l’istituzione di centri di ricerca, l’Irpet e l’Iris, e la libera 
scuola di Artimino sullo sviluppo locale.

sviluppo economico toscano, e sul pensiero di Marshall e i suoi studi sull’organizzazione industriale. 

“distrettualistica” contemporanea, dove recupera esplicitamente il concetto marshalliano di distretto 

Le produzioni tipiche dell’industrializzazione toscana, e altre che caratterizzano percorsi analoghi so-
prattutto nelle regioni della  o del modello NEC, sono il nucleo di quello che comincia a essere 
riconosciuto sui mercati mondiali come il made in Italy

termini convergeranno nell’idea di made in Italy distrettuale

In questa nota proponiamo un breve percorso entro premesse e implicazioni becattiniane di tale idea, 

industrializzazione leggera, proposta nelle pubblicazioni dell’Irpet, fu accolta dalle aspre critiche dell’e-
stablishment politico-intellettuale regionale e dallo scetticismo degli economisti accademici, con poche 
eccezioni. Lo scandalo stava nell’avere mostrato, pur con varie cautele, gli elementi di forza non ca-
suale di un modello di specializzazione “leggero”, fondato appunto su grappoli di prodotti a modesta 

*

** 
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-
turiere concentrate in determinate aree, fuori dai centri urbani maggiori e dal controllo delle grandi 

e ai centri urbani maggiori. -
gine territoriale del modello toscano di specializzazione. Il concetto di economie esterne all’impresa, 
ma interne ai nuclei di piccole imprese della campagna urbanizzata, di derivazione marshalliana, era 

Il modello si completava con l’interpretazione del successo di mercato del grappolo di produzioni “ti-
piche” toscane (i beni per la persona e per la casa, insieme a vari prodotti intermedi e strumentali 

domanda in Italia e nei paesi sviluppati, soprattutto di quelli facenti parte del mercato comune euro-
peo, sotto la spinta della grande crescita economica di quel periodo. Segmenti estesi delle classi medie 
e in parte operaie, superato il livello di reddito che permette di soddisfare i bisogni primari tramite beni 

-
striali in crescita, che tiene bassi i salari. Ma il basso costo del lavoro non spiega tutto, anche perché le 
condizioni lavorative col decollo migliorano.

-

meccanica leggera

commerciali articolate dai piccoli negozi ai buyers internazionali, pronte a ricevere e dare stimoli perso-
nalizzati a consumatori e produttori. Il made in Italy, di cui le produzioni tipiche toscane sono parte, si 

Come ricorda Becattini in vari scritti, i dibattiti internazionali sulle alternative alla produzione di massa, 

parlando nel piccolo laboratorio toscano, che poi diventa il laboratorio italiano anche per colleghi stra-

-
testo complesso ed evolutivo per lo sviluppo delle economie esterne marshalliane, mentre il settore 

-
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-

come una grande organizzazione produttiva dis-integrata capace di realizzare economie di scala e di 

e informali. Comunanza o coralità

-

industriale, i metodi di ricerca statistica a larga scala su sistemi locali del lavoro e distretti, le politiche di 
sviluppo locale anche per il Mezzogiorno, il confronto con linee di ricerca internazionale. I distretti indu-
striali sono riconosciuti da un numero crescente di studiosi come la struttura portante dell’industrializ-

hanno importanza relativamente maggiore di quella delle produzioni in beni per la persona e per la casa. 

-

del tessuto di piccole imprese specializzate, segna la nascita del distretto industriale pratese nelle sue 
forme contemporanee. 

made in Italy

-

anche da questo interesse, Becattini si convince che occorra una nuova interpretazione dello sviluppo 

il made in Italy

made in Italy sulle esportazioni nazionali di manufatti? In che modo lo sviluppo e il successo del made in 
Italy si intrecciano col tessuto produttivo dei distretti industriali italiani? Le risposte a queste domande 

-

ripresentano ognora sotto nuove vesti» (lo ognora 
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made in Italy non sia frutto di logiche settoriali che poi si calano in qualche organizzazio-

entro ambiti regionali e nazionali. In altre parole, se si vuole comprendere la produzione del made in 
Italy

-

-

-

avvantaggeranno e viceversa.

-
dette province distrettuali

made in Italy 
diretto e indiretto

-
tari, strumentali e residuali rispetto ai primi. La meccanica leggera non viene calcolata nella sua com-

-
tato dal made in Italy

made 
in Italy

made in Italy

made in Italy
-

made in Italy
dell’alta tecnologia o di produzioni anche avveniristiche dev’essere fatta a partire da quegli accumuli di 
conoscenze produttive, pratiche e teoriche, e da quegli sbocchi di mercato che, da un lato, sono costati 

-
no consentito di pagar le nostre bollette energetica e alimentare». 

specializzazioni meccaniche e di altri settori non legati al made in Italy tipico; sia per presenza di vari 

Quanto richiamato sopra si presterebbe a vari approfondimenti, sia su alcuni correlati marshalliani a 
riguardo di leadership industriali, spirito nazionale e locale, ed economie esterne; sia su diramazioni 

in tema di federalismo solidale globale e politiche di sviluppo a partire dalla coscienza dei luoghi. 
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