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ABStrACt

lo studio intende indagare l’applicazione della tecnologia blockchain al waste
management negli smart villages, piccole comunità locali che utilizzano le nuove
tecnologie per migliorare la qualità di vita della popolazione residente. il razionale
della ricerca è mosso dalla carenza di studi che svolgano un’indagine sulla
diffusione della blockchain nel waste management analizzandone l’applicazione
a partire dai piccoli comuni, i quali vengono riconosciuti dalle istituzioni come il
punto di partenza nella costruzione delle pratiche sostenibili. Ai fini dell’indagine,
viene analizzato il caso italiano perché considerato tra i primi paesi per numerosità
di piccoli comuni a livello europeo. lo studio utilizza un’analisi quantitativa
dell’accettazione della tecnologia blockchain tra i manager delle aziende
responsabili per la gestione dei rifiuti nei piccoli comuni e nei comuni delle aree
interne in italia. i risultati evidenziano la necessità di una formazione manageriale,
non solo sulle competenze necessarie per la gestione delle piattaforme blockchain,
ma anche sulle conoscenze riguardanti le sue caratteristiche, utili alla creazione di
valore nei servizi di gestione dei rifiuti. l’articolo offre un duplice contributo.
nella prospettiva degli studi teorico-istituzionali suggerisce al policy maker le linee
di intervento più efficaci nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. nella
prospettiva manageriale, dall’analisi dei dati relativi all’adozione ed all’accettazione
della tecnologia da parte dei rispondenti, emerge la necessità di colmare il gap di
percezione circa i vantaggi giuridici ed economico-aziendali connessi all’utilizzo
della blockchain. 

kEYworDS: waste management; Smart Village; tAm2.
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1          Introduzione

l’odierna era digitale è caratterizzata dallo sviluppo di nuove tec-
nologie quali blockchain, intelligenza artificiale (Ai), internet of  things
(iot) o Cloud Computing applicabili in diversi contesti (Ahram, et al.,
2017). tra queste, la tecnologia blockchain ha riscosso una crescente at-
tenzione da parte del mondo accademico e da parte dei professionisti per
via dei numerosi vantaggi ottenibili dalla sua applicazione quali l’ottimiz-
zazione dei costi, trasparenza, verificabilità del dato e facilitazione della col-
laborazione tra organizzazioni (Sarkis et al., 2012; morkunas et al., 2019).
l’adozione di tale tecnologia permette di migliorare le prestazioni in diversi
settori contribuendo alle pratiche di sviluppo sostenibile tramite la registra-
zione dei dati relativi ai singoli processi (Saberi et al., 2019). la presenza di
un database digitale e la condivisione delle informazioni in maniera traspa-
rente, verificabile e sicura è stata ritenuta favorevole per la gestione dei ri-
fiuti mettendo in pratica i principi di economia circolare grazie alla
tracciabilità dell’intero ciclo di vita dei materiali e dei prodotti (pellegrini et
al., 2020; Akram et al., 2021). inoltre, i sistemi basati su ricompense tramite
monete complementari sono utilizzati per promuovere le corrette pratiche
lo smaltimento dei rifiuti in maniera sostenibile (zhang 2018, França et al.,
2021, Ahram et al., 2021, Sen Gupta et al., 2021). 

l’urgente questione della gestione dei rifiuti è stata messa in luce
dalle nazioni Unite che, al punto 11.6 dei Sustainable Development Goals
fanno riferimento alla necessaria implementazione di pratiche sostenibili
per la gestione dei rifiuti municipali o altri rifiuti entro il 2030, riducendo
l’impatto ambientale pro capite nelle città (SDGs – the United nations).
l’Agenda 2030 con l’obiettivo 11 “Sustainable cities and human settle-
ments” pone l’attenzione sullo sviluppo delle aree urbane suggerendo che,
per il raggiungimento degli obiettivi globali, è necessario iniziare dalla tra-
sformazione delle singole comunità locali. tuttavia, poco si è studiato sullo
sviluppo sostenibile digitale degli smart villages: piccole comunità locali
che fanno uso delle tecnologie e delle innovazioni digitali per il migliora-
mento della qualità della vita, gli standard dei servizi pubblici e la garanzia
di un uso più efficiente delle risorse a disposizione (Dichiarazione 2016 di
Cork 2.0 “Una vita migliore nelle aree rurali”). la seguente ricerca si pro-
pone di indagare proprio sullo sviluppo sostenibile digitale degli smart vil-
lages tramite un’analisi dei fattori che influenzano positivamente la
propensione all’adozione della tecnologia blockchain nel waste manage-
ment migliorando la percezione della sua utilità. in particolare, è stato preso



in considerazione il caso italiano, in quanto è il quarto paese per numero
di comuni a livello europeo, di cui circa 5.498 sono definiti come piccoli
comuni (istat, marzo 2022), un dato rilevante ai fini della ricerca sugli smart
villages. Al fine di esaminare i fattori che influenzano la propensione al-
l’implementazione della tecnologia blockchain per la gestione dei rifiuti nei
piccoli comuni italiani e nei comuni delle aree interne, la ricerca è stata
strutturata come segue. nel paragrafo 2 viene esposto il background con-
cettuale emerso dall’analisi sistematica della letteratura. nel paragrafo 3
viene descritta la metodologia e la strutturazione del modello tAm2. nel
paragrafo 4 è presentata la discussione dei risultati. Da ultimo, il paragrafo
5 è dedicato alle conclusioni e la definizione di future linee di ricerca.

2          Background teorico e disegno della ricerca

2.1       Il waste management in Italia
la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è oggi parte

delle sfide che i Comuni si trovano ad affrontare per garantire il benessere
dei cittadini (Gupta et al. 2021, Guerrero et al. 2013). 

in italia, il programma nazionale per la Gestione dei rifiuti
(pnGr), con un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028), partendo dal
quadro di riferimento europeo, e� preordinato a orientare le politiche pub-
bliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia
sostenibile e circolare, a beneficio della societa� e della qualita� dell’ambiente.
Esso si pone come uno dei pilastri strategici e attuativi della Strategia na-
zionale per l’Economia Circolare. la raccolta dei rifiuti è spesso responsa-
bilità delle autorità locali che svolgono queste attività internamente o le
esternalizzano ad appaltatori di raccolta rifiuti pagati e/o società private di
gestione dei rifiuti autorizzate (Hahladakis et al., 2018). i rifiuti riciclabili
raccolti vengono smistati in centri di trasferimento o strutture di recupero
dei materiali (mrF), gestiti principalmente da fornitori di servizi privati (es.
società di gestione dei rifiuti) e in alcuni casi da autorità locali. Queste strut-
ture richiedono grandi quantità di rifiuti riciclabili per essere economica-
mente sostenibili e impiegano una vasta gamma di tecnologie di
smistamento (Guiltinan et al., 1975; Bertossi et al., 2000; Agovino et al.,
2016). la qualità dei materiali di scarto riciclabili selezionati è fondamentale
nelle catene del valore del riciclo in quanto ne determinerà il destino. i ma-
teriali di scarto riciclabili selezionati vengono quindi imballati e commer-
cializzati (tramite intermediari o direttamente) a riprocessatori nazionali ed
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esportatori all’ingrosso verso i mercati esteri. Gli esportatori commerciano
materiali riciclati in balle con commercianti locali stranieri. Gli esercizi com-
merciali che generano rifiuti simili a quelli domestici (quindi considerati
rSU) possono spesso imballare essi stessi materiali riciclabili (di solito, car-
tone, o plastica) e utilizzarli come sconti ai loro contratti di raccolta dei ri-
fiuti, oppure canalizzarli direttamente ai ricondizionatori. Questi tipi di
transazioni sono solitamente facilitate da intermediari di materiali, che met-
tono in contatto gli acquirenti con i venditori di materie prime riciclabili
(pohlen et al., 1992; Cialavi et al., 2020). tuttavia, l’eterogeneità della com-
posizione dei rifiuti solidi e i diversi regimi di raccolta e gestione rende dif-
ficile il processo di economia circolare nel waste management. il recupero
delle risorse dai rifiuti dipende dalle attività e prestazioni della catena del
valore e dalle reti formali/informali di stakeholder lungo l’intera catena del
valore, che riuniscono la produzione, distribuzione, accesso e gestione. le
principali difficoltà riguardano l’impossibilità di tracciare in maniera sicura
e trasparente il percorso dalla raccolta allo smaltimento dei rifiuti (Gopal-
krishnan et al., 2020). 

2.2       Blockchain waste management
la gestione dei rifiuti viene descritta come un ramo del supply chain

management (kouhizadeh and Sarkis, 2018; Saberi et al., 2019) in cui l’appli-
cazione della tecnologia blockchain vede diversi casi d’uso descritti in let-
teratura. tra questi la raccolta e gestione di dati, i sistemi basati su
ricompensa, la prevenzione di frodi e il monitoraggio della raccolta di rifiuti
in tempo reale (ratnasabapathy et al., 2019, pellegrini et al., 2020, taylor et
al., 2020, Akram et al., 2021). in tal senso la tecnologia blockchain è consi-
derata un mezzo per l’introduzione dell’economia circolare tracciando i ri-
fiuti fino al loro riutilizzo in nuovi mercati (taylor et al. 2020). Grazie alla
presenza di un database digitale e la condivisione delle informazioni relative
ai rifiuti, la blockchain, è lo strumento di registrazione dei dati relativi al
ciclo di vita dei materiali e dei prodotti, migliorando le attività di controllo
e le capacità di coordinamento (pellegrini et al., 2020). in altri casi, i sistemi
basati su ricompense motivano gli utenti al corretto smaltimento dei rifiuti
promuovendo pratiche sostenibili (zhang 2022, França et al., 2021, Akram
et al., 2021, Sen Gupta et al., 2021). 

il caso d’uso presentato da França et al. (2021) è un esempio rile-
vante del possibile utilizzo della tecnologia blockchain nella gestione dei
rifiuti solidi. l’articolo presenta il progetto per l’applicazione dell’architet-
tura digitale blockchain di Ethereum in un piccolo comune dello Stato di
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San paolo, in Brasile. il caso propone l’introduzione di monete comple-
mentari utilizzando la blockchain di Ethereum in un piccolo comune dello
Stato di San paolo. il corretto smaltimento dei rifiuti solidi da parte degli
utenti viene ricompensato tramite le cosiddette “monete Verdi” utilizzabili
successivamente per l’acquisto di prodotti presso i negozi locali aderenti
all’iniziativa. l’obiettivo è incentivare i cittadini ad un corretto processo di
raccolta dei rifiuti solidi attraverso la possibilità di acquistare beni con le
“monete Verdi” e per il Comune di vendere i rifiuti solidi alle imprese re-
sponsabili del loro riciclo. Un altro caso d’uso incentivante è presentato da
Akram et al. (2021) con un sistema di ricompensa automatica ai privati per
lo smaltimento dei rifiuti negli “smart bins”. Gli “smart bins” o “cassonetti
intelligenti”, sono contenitori nei quali un nodo sensore trasmette i dati a
un server cloud tramite un gateway: l’interoperabilità è la chiave per far
funzionare tale sistema. l’iot e una rete blockchain sono collegati per
un’implementazione in tempo reale in cui i dispositivi iot dei contenitori
monitorano i dati in tempo reale e il peso dei contenitori crea nuove tran-
sazioni nella rete blockchain. i cassonetti pieni vengono svuotati e lo smal-
timento avviene in tempo reale nel momento in cui il veicolo è pieno (paturi
et al., 2021; Gupta et al., 2021).

2.3       Disegno della ricerca
Al fine di rilevare il grado di conoscenza e accettazione della tec-

nologia blockchain all’interno delle aziende dedite alla gestione dei rifiuti
sono state formulate le ipotesi sottoposte poi a verifica. le ipotesi sono
state elaborate tramite lo studio della letteratura riguardante le applicazioni
della tecnologia ai processi di gestione dei sistemi di waste management e
le informazioni sono state ordinate seguendo le proposizioni del modello
tAm2. 

Facilità d’uso percepita (pEoU). la mancanza di una solida com-
prensione della tecnologia è probabilmente l’ostacolo più grande. la Block-
chain, secondo la definizione di molti, è una tecnologia troppo complessa
per suscitare un interesse di massa. è necessario un percorso di formazione
adeguato a sviluppare le competenze specifiche necessarie per operare in
questo ambiente. Un percorso che le aziende sono attualmente restie ad
adottare, soprattutto perché richiede risorse economiche e finanziarie. A
livello organizzativo, infatti, molti manager hanno mostrato una certa ri-
luttanza a utilizzare la tecnologia. i motivi principali sono la mancanza di
casi d’uso di successo e un presunto scarso ritorno economico sugli inve-
stimenti in questo settore. Questa mancanza di volontà di studiare e com-
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prendere la Blockchain ha portato a una carenza di personale qualificato e
a una mancanza di consapevolezza dei reali benefici e vantaggi derivanti
dall’implementazione della Blockchain e dei vari casi d’uso. mentre processi
tradizionali basati sulla carta richiedono tempo, sono soggetti a errori umani
e spesso richiedono l’intervento di terzi, tramite la tecnologia blockchain i
processi possono essere resi più efficienti. i documenti possono essere me-
morizzati sulla blockchain insieme ai dettagli della transazione, eliminando
la necessità dello scambio di documenti cartacei. la compensazione e il re-
golamento possono essere effettuati più rapidamente, poiché non è neces-
sario riconciliare più registri.

H1 la facilità d’uso percepita influenza positivamente e diretta-
mente l’utilità percepita nell’adozione della tecnologia Blockchain.

norme soggettive (Sn). le abilità, le conoscenze, la capacità e altri
tratti rilevanti dei dipendenti essenziali per prestazioni efficaci in una posi-
zione lavorativa, determinano la competenza organizzativa. la competenza
aumenta migliorando le prestazioni dei dipendenti dell’azienda. il concetto
e l’idea di competenza hanno enormi sfaccettature. la competenza dei di-
pendenti determina la competenza dell’organizzazione (Halabi et al., 2021).
il suo concetto è associato alla performance. pertanto, per garantire una
cultura orientata alle prestazioni in un’azienda, è necessario personale com-
petente. è naturale che se i dipendenti dell’organizzazione sono competenti
per utilizzare un sistema, l’organizzazione è considerata un’organizzazione
competente. tuttavia, se i dipendenti di un’organizzazione non sono in
grado di utilizzare una tecnologia, non percepiranno l’utilità di tale tecno-
logia. tra i driver per l’implementazione di nuove tecnologie in azienda si
evidenzia anche l’influenza positiva dei manager che devono incoraggiare
l’utilizzo di nuove tecnologie. le aziende che riescono a coinvolgere i propri
dipendenti hanno maggiori probabilità di avere l’esperienza e le compe-
tenze necessarie in un ambiente digitale in rapida evoluzione.

H2 le norme soggettive influenzano positivamente e direttamente
l’utilità percepita nell’adozione della tecnologia Blockchain.

Volontarietà (V). Comprendere il motivo e il modo in cui gli indi-
vidui adottano e utilizzano la tecnologia all’interno delle organizzazioni ri-
mane un focus critico per la ricerca, poiché la creazione del valore a partire
da una tecnologia dipende da come essa viene utilizzata individualmente
(Delone e mclean, 2003; Burton-Jones e Grange, 2012) e poiché la resi-
stenza degli utenti continua a essere un problema nell’implementazione
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della tecnologia (Bhattacherjee e Hikmet, 2007; lapointe e rivard, 2007;
leonardi, 2009; rivard e lapointe, 2012), l’accettazione individuale della
tecnologia rimane una sfida critica. Secondo gli studi la volontarietà può
dipendere da convinzioni sulle di prestazioni e quindi dall’utilità percepita
di tale tecnologia (Venkatesh et al., 2003).

H3 la volontarietà influenza positivamente e direttamente l’utilità
percepita nell’adozione della tecnologia Blockchain.

immagine (im). l’utilizzo consapevole di software innovativi può
avere un’influenza significativa nella propria community professionale.
l’immagine di un’azienda essa oggi è molto legata alla Corporate Social
responsibility. le iniziative di CSr aziendale possono migliorare l’imma-
gine dell’azienda presso l’utente finale (Dansero et al., 2019). la responsa-
bilità sociale d’impresa sta cambiando e potrebbe cambiare ulteriormente
in futuro con l’adozione su larga scala di nuove tecnologie come la Block-
chain. Questa potrebbe sostituire una serie di Codici etici o di condotta
creati per identificare e formalizzare comportamenti professionali etica-
mente corretti. Essi dovrebbero essere sempre applicati dalle imprese, sia
verso i soggetti esterni che gravitano nell’orbita dell’impresa stessa (gli sta-
keholders), sia verso gli operatori interni (dipendenti a vario titolo). 

H4 l’immagine influenza positivamente e direttamente l’utilità per-
cepita nell’adozione della tecnologia Blockchain.

rilevanza del lavoro (Jr). la Blockchain consente di tracciare
l’avanzamento di un progetto e il contributo di ciascun individuo o team.
i contratti intelligenti possono monitorare lo stato del progetto e assegnare
bonus. inoltre, gli spostamenti all’interno di progetti e dipartimenti, così
come i corsi di formazione, possono essere registrati ad un “talent pas-
sport” per monitorare i progressi e avanzamenti. la compatibilità può es-
sere definita come il livello al quale un’innovazione è considerata coerente
con i valori esistenti, le esperienze e i requisiti precedenti dei potenziali. la
compatibilità organizzativa è una questione organizzativa interna ed è con-
siderata rilevante per il suo modello comportamentale, per i valori esistenti
e per l’esperienza. Si valuta fino a che punto queste caratteristiche dell’or-
ganizzazione siano conciliabili con una tecnologia innovativa (peng et al.,
2012). la compatibilità è percepita come la misura in cui l’innovazione della
Blockchain può essere facilmente assimilata e integrata con il processo esi-
stente e l’infrastruttura disponibile dell’organizzazione (Geczy et al., 2012).
i vecchi sistemi di produzione delle organizzazioni sono considerati forti
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inibitori dell’adozione innovativa, in quanto il sistema non è compatibile
con l’innovazione (Chen et al., 2004).

H5 la rilevanza del lavoro influenza positivamente e direttamente
l’utilità percepita nell’adozione della tecnologia Blockchain.

Qualità dell’output (oQ). le prestazioni di un processo (perfor-
mance) quantificano la capacità dell’output di soddisfare i requisiti e le esi-
genze dei clienti e svolgono quindi un ruolo nella creazione di valore
dell’azienda. la qualità può essere valutata in base ai parametri funzionali
descritti nelle specifiche di progetto nel caso di prodotti fisici o tangibili, e
in base alle caratteristiche e ai livelli di servizio dichiarati nella carta dei ser-
vizi. tuttavia, è importante anche misurare la qualità percepita dal cliente.
Questo può essere influenzato non solo dall’effettiva valutazione oggettiva
dell’output, ma anche da fattori impliciti o soggettivi come le prestazioni
passate del processo o le aspettative del cliente sulla qualità dell’output. in-
fatti, come constatato da Davenport e Short, per il cliente finale (c.d. custo-
mer satisfaction) il valore dipende dal grado di efficienza ed efficacia dei
processi, poiché non e� dato solo dalle attività svolte dalle singole funzioni.
in quest’ottica, e� bene allora evidenziare come la Blockchain rappresenti
un supporto notevole per un’organizzazione process-driven, dato che con-
sente di rendere i processi più efficaci ed efficienti (mendling et al., 2018).

H6 la qualità dell’output influenza positivamente e direttamente
l’utilità percepita nell’adozione della tecnologia Blockchain.

Dimostrabilità del risultato (rD). la digitalizzazione consente agli
utenti di trarre vantaggio in termini di velocità e accessibilità. tramite gli
smart contracts su blockchain è possibile rendere pubblica ed osservare sin
dal principio la logica del servizio e la sua esecuzione. Gli utenti sono in
grado di verificare che le regole siano codificate correttamente, sapere in
quale stato si trova il processo e interagire con il processo utilizzando in-
terfacce alternative. in questo modo, la digitalizzazione diventa un mezzo
per conferire legittimità all’implementazione di un particolare servizio
(khan et al., 2021; wong et al., 2022).

H7 la dimostrabilità del risultato influenza positivamente e diret-
tamente l’utilità percepita nell’adozione della tecnologia Blockchain.

trasparenza (tr). l’attributo della trasparenza è fondamentale per
il monitoraggio e controllo dei processi nell’ottica dell’economia circolare.
nel campo della digitalizzazione e della sostenibilità, il concetto di block-
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chain è definito come “una tecnologia per la trasformazione sostenibile del
paradigma economico lineare” (Centobelli et al., 2021, Bockel et al., 2021).
infatti, la blockchain può favorire l’adozione di pratiche circolari grazie a
una doppia integrazione che identifica chi è responsabile per l’intero ciclo
di gestione dei flussi di rifiuti, con una riduzione dei costi di gestione e dei
tempi di controllo (Centobelli et al., 2021).

H8 la trasparenza influenza positivamente e direttamente l’utilità
percepita nell’adozione della tecnologia Blockchain.

3          Metodologia

Al fine di rilevare le percezioni riguardanti la tecnologia blockchain
nel waste management dei piccoli comuni e dei comuni delle aree interne
in italia, è stato applicato il tAm2, che risulta uno dei modelli che meglio
coglie il grado di accettazione dell’uso di tale tecnologia (taherdoost, 2022).
nella prima fase dell’analisi sono state individuate le variabili che potreb-
bero determinare l’adozione o rifiuto di una tecnologia prendendo come
riferimento le variabili proposte da Davis e Venkatesh (2000): l’utilità per-
cepita (pU) e facilità d’uso percepita (pEoU), norme soggettive (Sn), vo-
lontarietà (V), immagine (im), rilevanza del lavoro (Jr), qualità dell’output
(oQ), dimostrabilità del risultato (rD), con l’aggiunta della trasparenza
(tr), variabile rappresentativa dell’attributo della blockchain. nella seconda
fase è stato individuato il campione sotto esame. in particolare, su un totale
di 5.535 piccoli comuni presenti in italia, utilizzando come parametri un
livello di confidenza al 95% e intervallo di confidenza a 5 punti percentuali,
la numerosità del campione significativo è risultata essere di 360. Successi-
vamente è stata utilizzata una stratificazione su due livelli: nel primo sono
stati selezionati i comuni appartenente alle aree interne; nel secondo sono
stati selezionati i comuni con facilità di accesso alle infrastrutture di rete a
banda larga, requisito alla base della potenziale applicazione della tecnologia
blockchain (kaushik et al., 2021). Una volta terminata la stratificazione, i
comuni oggetti di studio sono stati scelti attraverso una selezione casuale
semplice. Successivamente sono state individuate le aziende che si occu-
pano del waste management dei comuni selezionati per l’indagine. la ri-
cerca è avvenuta tramite il sito istituzionale dei comuni, il portale
trasparenzatari.it (direttamente collegato al database ArErA) e il contatto
telefonico. il numero finale di aziende destinatarie del questionario è di
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173. nella quarta fase, è stata avviata la raccolta dei dati attraverso la
somministrazione di un questionario tramite la piattaforma EuSurvey a
tutte le aziende individuate, preceduto da una descrizione introduttiva della
tecnologia Blockchain. l’ultima fase è relativa all’analisi dei dati raccolti. 

il questionario è stato suddiviso in 9 sezioni precedute da una de-
scrizione della tecnologia blockchain, la richiesta di dati anagrafici, dati per
la profilazione delle aziende rappresentate dagli intervistati e rilevazione
della conoscenza pregressa della tecnologia proposta. per ciascuna delle af-
fermazioni relative alle caratteristiche individuate, al rispondente è stata ri-
chiesta la valutazione secondo una scala likert a 4 livelli da “Fortemente
in disaccordo” a “pienamente d’accordo”. 
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Tabella 1 
Indicatori scelti del modello TAM2

!

Dimensione Codici Item Fonti Modalità di risposta 

Utilità  
percepita 

PU1 

La tecnologia 
Blockchain sarebbe 
utile nel mio lavoro. 

Mona Chang, Arachchilage C.S.M. Walimuni, 
Min-cheol Kim, Hwa-soon Lim, Acceptance of 
tourism Blockchain based on UTAUT and 
connectivism theory, Technology in Society, 
Volume 71, 2022, 102027, ISSN 0160-791X. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

PU2 

Utilizzare  
la tecnologia 
Blockchain  
mi permetterebbe  
di lavorare  
con più velocità. 

Mona Chang, Arachchilage C.S.M. Walimuni, 
Min-cheol Kim, Hwa-soon Lim, Acceptance of 
tourism Blockchain based on UTAUT and 
connectivism theory, Technology in Society, 
Volume 71, 2022, 102027, ISSN 0160-791X. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

PU3 

Utilizzare  
la tecnologia 
Blockchain 
renderebbe  
più facile  
lo svolgimento 
delle mie mansioni. 

Mona Chang, Arachchilage C.S.M. Walimuni, 
Min-cheol Kim, Hwa-soon Lim, Acceptance of 
tourism Blockchain based on UTAUT and 
connectivism theory, Technology in Society, 
Volume 71, 2022, 102027, ISSN 0160-791X. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

PU4 

Utilizzare  
la tecnologia 
Blockchain 
renderebbe  
il mio lavoro  
più efficace. 

Chang, Mona and Arachchilage C. S. M, 
Walimuni and Kim, Min-cheol and Lim, Hwa-
soon, Acceptance of Tourism Blockchain 
Based on Utaut and Connectivism Theory. 
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4017406> 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

PU5 

Utilizzare  
la tecnologia 
Blockchain 
migliorerebbe  
le mie prestazioni 
sul lavoro. 

Mona Chang, Arachchilage C.S.M. Walimuni, 
Min-cheol Kim, Hwa-soon Lim, Acceptance of 
tourism Blockchain based on UTAUT and 
connectivism theory, Technology in Society, 
Volume 71, 2022, 102027, ISSN 0160-791X. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

Facilità d’uso 
percepita 

PEOU1 

L’apprendimento 
del funzionamento 
della tecnologia 
Blockchain sarebbe 
facile per me. 

Saputra, U.W.E., & Darma, G.S. (2022). The 
Intention to Use Blockchain in Indonesia 
Using Extended Approach Technology 
Acceptance Model (TAM). CommIT 
(Communication and Information Technology) 
Journal, 16(1), 27-35. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

PEOU2 

Sarebbe facile trarre 
vantaggio  
dalla tecnologia 
Blockchain. 

Saputra, U.W.E., & Darma, G.S. (2022). The 
Intention to Use Blockchain in Indonesia 
Using Extended Approach Technology 
Acceptance Model (TAM). CommIT 
(Communication and Information Technology) 
Journal, 16(1), 27-35. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

PEOU3 

La mia interazione 
con la piattaforma 
in Blockchain 
sarebbe chiara  
e comprensibile. 

Saputra, U.W.E., & Darma, G.S. (2022). The 
Intention to Use Blockchain in Indonesia 
Using Extended Approach Technology 
Acceptance Model (TAM). CommIT 
(Communication and Information Technology) 
Journal, 16(1), 27-35. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

PEOU4 

Sarebbe facile  
per me diventare 
esperto nell’utilizzo 
delle piattaforme 
Blockchain  
sul lavoro. 

Saputra, U.W.E., & Darma, G.S. (2022). The 
Intention to Use Blockchain in Indonesia 
Using Extended Approach Technology 
Acceptance Model (TAM). CommIT 
(Communication and Information Technology) 
Journal, 16(1), 27-35. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 
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PEOU5 

Utilizzare  
la piattaforma  
in Blockchain  
sul lavoro sarebbe 
facile per me. 

Saputra, U.W.E., & Darma, G.S. (2022). The 
Intention to Use Blockchain in Indonesia 
Using Extended Approach Technology 
Acceptance Model (TAM). CommIT 
(Communication and Information Technology) 
Journal, 16(1), 27-35. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

Norme  
soggettive 

SN1 

I miei colleghi 
conoscono  
la tecnologia 
Blockchain. 

Mona Chang, Arachchilage C.S.M. Walimuni, 
Min-cheol Kim, Hwa-soon Lim, Acceptance of 
tourism Blockchain based on UTAUT and 
connectivism theory, Technology in Society, 
Volume 71, 2022, 102027, ISSN 0160-791X. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

SN2 

Il mio ufficio 
sarebbe felice  
di utilizzare  
la piattaforma 
Blockchain per 
svolgere le attività. 

Mona Chang, Arachchilage C.S.M. Walimuni, 
Min-cheol Kim, Hwa-soon Lim, Acceptance of 
tourism Blockchain based on UTAUT and 
connectivism theory, Technology in Society, 
Volume 71, 2022, 102027, ISSN 0160-791X. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

SN3 

Il mio superiore 
desidererebbe che 
imparassi ad 
utilizzare le 
piattaforme in 
Blockchain. 

Mona Chang, Arachchilage C.S.M. Walimuni, 
Min-cheol Kim, Hwa-soon Lim, Acceptance of 
tourism Blockchain based on UTAUT and 
connectivism theory, Technology in Society, 
Volume 71, 2022, 102027, ISSN 0160-791X. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

SN4 

I miei colleghi 
vorrebbero  
che applicassimo  
la tecnologia 
Blockchain  
alle nostre attività. 

Mona Chang, Arachchilage C.S.M. Walimuni, 
Min-cheol Kim, Hwa-soon Lim, Acceptance of 
tourism Blockchain based on UTAUT and 
connectivism theory, Technology in Society, 
Volume 71, 2022, 102027, ISSN 0160-791X. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

SN5 

I miei colleghi 
vorrebbero  
che io imparassi  
ad utilizzare  
le piattaforme  
in Blockchain. 

Mona Chang, Arachchilage C.S.M. Walimuni, 
Min-cheol Kim, Hwa-soon Lim, Acceptance of 
tourism Blockchain based on UTAUT and 
connectivism theory, Technology in Society, 
Volume 71, 2022, 102027, ISSN 0160-791X. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

Volontarietà 

V1 

Adottare  
la tecnologia 
Blockchain  
è una scelta 
obbligata. 

Venkatesh, V. and Davis, F.D. “A Theoretical 
Extension of the Technology Acceptance 
Model: Four Longitudinal Field Studies,” 
Management Science, 46, 2000. 

 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

V2 

L’adozione  
della tecnologia 
Blockchain  
è importante per 
l’innovazione delle 
attività aziendali. 

Venkatesh, V. and Davis, F.D. “A Theoretical 
Extension of the Technology Acceptance 
Model: Four Longitudinal Field Studies,” 
Management Science, 46, 2001. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

V3 

Per restare al passo 
con i tempi  
il mio ufficio  
deve adottare  
la tecnologia 
Blockchain. 

Venkatesh, V. and Davis, F.D. “A Theoretical 
Extension of the Technology Acceptance 
Model: Four Longitudinal Field Studies,” 
Management Science, 46, 2002. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

Immagine IM1 

Adottare  
la tecnologia 
Blockchain 
migliorerebbe 
l’immagine  
della mia azienda. 

Venkatesh, V. and Davis, F.D. “A Theoretical 
Extension of the Technology Acceptance 
Model: Four Longitudinal Field Studies,” 
Management Science, 46, 2003. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 
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IM2 

L’opinione  
degli utenti rispetto 
alla mia azienda 
migliorerebbe dopo 
l’adozione  
della Blockchain. 

Venkatesh, V. and Davis, F.D. “A Theoretical 
Extension of the Technology Acceptance 
Model: Four Longitudinal Field Studies,” 
Management Science, 46, 2004. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

IM3 

Saper utilizzare  
le piattaforme  
in Blockchain  
è importante  
per il mio profilo 
professionale. 

Venkatesh, V. and Davis, F.D. “A Theoretical 
Extension of the Technology Acceptance 
Model: Four Longitudinal Field Studies,” 
Management Science, 46, 2005. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

Rilevanza  
del lavoro 

JR1 

La tecnologia 
Blockchain  
è compatibile  
con il nostro 
sistema lavorativo. 

Wang, X.; Liu, L.; Liu, J.; Huang, X. 
Understanding the Determinants of Blockchain 
Technology Adoption in the Construction 
Industry. Buildings 2022, 12, 1709. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

JR2 

La tecnologia 
Blockchain sarebbe 
utile per migliorare 
l’efficacia della 
nostra azienda. 

Wang, X.; Liu, L.; Liu, J.; Huang, X. 
Understanding the Determinants of Blockchain 
Technology Adoption in the Construction 
Industry. Buildings 2022, 12, 1709. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

JR3 

Utilizzare  
le piattaforme  
in Blockchain  
è rilevante ai fini 
del raggiungimento 
degli obiettivi 
aziendali. 

Wang, X.; Liu, L.; Liu, J.; Huang, X. 
Understanding the Determinants of Blockchain 
Technology Adoption in the Construction 
Industry. Buildings 2022, 12, 1709. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

Qualità  
del lavoro 

OQ1 

La tecnologia 
Blockchain sarebbe 
in grado di 
migliorare l’output 
della nostra 
azienda. 

Venkatesh, V. and Davis, F.D. “A Theoretical 
Extension of the Technology Acceptance 
Model: Four Longitudinal Field Studies,” 
Management Science, 46, 2005. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

OQ2 

L’adozione  
della tecnologia 
Blockchain  
è fondamentale  
per migliorare la 
qualità dell’output 
per gli utenti finali. 

Venkatesh, V. and Davis, F.D. “A Theoretical 
Extension of the Technology Acceptance 
Model: Four Longitudinal Field Studies,” 
Management Science, 46, 2005. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

OQ3 

L’adozione  
della tecnologia 
Blockchain 
migliorerebbe 
qualitativamente  
il lavoro  
dei nostri team. 

Venkatesh, V. and Davis, F.D. “A Theoretical 
Extension of the Technology Acceptance 
Model: Four Longitudinal Field Studies,” 
Management Science, 46, 2005. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

Dimostrabilità  
del risultato RD1 

I risultati 
dell’applicazione 
della tecnologia 
Blockchain saranno 
immediatamente 
percepiti dai clienti. 

Chatterjee, S., Rana, N.P., Dwivedi, Y.K., & 
Baabdullah, A.M. (2021). Understanding AI 
adoption in manufacturing and production 
firms using an integrated TAM-TOE 
model. Technological Forecasting and Social 
Change, 170, 120880. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 
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RD2 

L’applicazione  
della tecnologia 
Blockchain sarà 
percepita come un 
miglioramento  
dal mio ufficio. 

Chatterjee, S., Rana, N.P., Dwivedi, Y.K., & 
Baabdullah, A.M. (2021). Understanding AI 
adoption in manufacturing and production 
firms using an integrated TAM-TOE 
model. Technological Forecasting and Social 
Change, 170, 120880. 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

RD3 

Il miglioramento 
dell’output dato 
dall’applicazione 
della tecnologia 
Blockchain  
sarà facile  
da dimostrare. 

Chatterjee, S., Rana, N.P., Dwivedi, Y.K., & 
Baabdullah, A.M. (2021). Understanding AI 
adoption in manufacturing and production 
firms using an integrated TAM-TOE 
model. Technological Forecasting and Social 
Change, 170, 120880 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 

Trasparenza TR1 

L’utilizzo  
della Blockchain 
porterà  
ad una migliore 
trasparenza nei 
confronti della PA. 

Chatterjee, S., Rana, N.P., Dwivedi, Y.K., & 
Baabdullah, A.M. (2021). Understanding AI 
adoption in manufacturing and production 
firms using an integrated TAM-TOE 
model. Technological Forecasting and Social 
Change, 170, 120880 

Scala Likert 1- 4 
(Fortemente  
in disaccordo/  
In disaccordo/ 
D’accordo/ 
Pieneamente d’accordo) 
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4          Discussione dei risultati

4.1       Profili aziendali e dati anagrafici dei rispondenti
tramite le domande di profilazione si è potuto osservare che classe

d’età più numerosa dei rispondenti è quella compresa tra i 40 e 60 anni e
rappresenta il 45% del totale; inoltre, il 25% dei rispondenti ricopre il ruolo
del responsabile tecnico.

Circa il 50% delle aziende intervistate è di grandi dimensioni se-
condo la definizione del Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 “Adegua-
mento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese”. A livello geografico, zone maggiormente rappresentate
sono quelle del piemonte e della lombardia, con a seguire il Veneto e la
Sardegna. più dell’80% dei rispondenti ha dichiarato di conoscere la tec-
nologia blockchain. nella fascia di età 31-50 la percentuale sale fino all’88%.
i settori più conosciuti per l’applicazione della Blockchain sono quelli delle
supply chain e criptovalute, seguiti da finanza e tracciabilità, che potrebbero
comunque rientrare nelle categorie precedenti, e infine il settore agroali-
mentare.

4.2       Applicazione del modello TAM2
l’elaborazione dei dati fornisce un punteggio da 1 a 4 per ognuna

delle proposizioni. ne emerge che oltre il 70% degli intervistati ritiene utile
la Blockchain per il proprio lavoro con un punteggio medio di 2,89. la ve-
locità delle operazioni è uno degli aspetti che più risaltano nell’utilizzo della
Blockchain, attributo riconosciuto dai rispondenti con punteggio medio di
2,84. la percezione della semplificazione delle mansioni ha ottenuto un
punteggio di 2,75. infine, l’utilità percepita è stata analizzata tramite una
domanda di carattere generico riguardante l’efficacia del lavoro e una di ca-
rattere specifico riguardante il miglioramento delle prestazioni. Con un
punteggio di 2,73 come media fra le risposte alle due affermazioni, si nota
come anche qui un buon numero di intervistati ritenga che la Blockchain
permetta un aumento dell’efficienza nel lavoro. è stata poi effettuata una
rielaborazione dei dati (Figura 1) per capire quali fossero, all’interno del
campione a disposizione, le aree aziendali in cui potrebbe essere più facile
introdurre la tecnologia blockchain. i più interessati all’implementazione
di questa tecnologia appartengono all’area operativa. 
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Figura 1 
Aree aziendali maggiormente interessate all’applicazione della tecnologia blockchain

Si nota come la mancanza di competenze e conoscenze della tec-
nologia blockchain sia un fattore ancora diffuso nel mondo aziendale del
settore waste management. il punteggio 2,61 denota un numero legger-
mente superiore di persone in disaccordo con l’affermazione. Questa ten-
denza viene confermata anche nelle risposte alle domande relative alla
chiarezza della tecnologia e alla facilità nel trarre vantaggio da essa. in que-
sto caso il punteggio è poco più basso del precedente: 2,60. il risultato ri-
mane invariato nel riconoscimento della facilità nel diventare esperti
utilizzatori della piattaforma blockchain. 

per comprendere meglio i dati raccolti è stata svolta un’analisi per
fascia d’età al fine di individuare quella con un più ampio grado di apertura
all’applicazione della tecnologia proposta. Dall’analisi emerge che chi si
trova nella fascia di età 31-40 anni percepisce una facilità d’uso maggiore
rispetto a chi si trova in una fascia di età più alta. 

le domande successive sono state incentrate sulle norme sogget-
tive (Sn), quali la conoscenza della tecnologia da parte dei colleghi, la vo-
lontà dei superiori ad utilizzare la blockchain e la volontà dei colleghi ad
implementarla. la conoscenza della blockchain non è ancora molto diffusa.
Questo testimonia come la formazione in azienda sia ancora un punto de-
bole. inoltre, è stata rilevata la percezione di scetticismo da parte dei supe-
riori nel voler implementare questa tecnologia. il punteggio in questa
domanda è uno dei più bassi registrati: 2,23. 

A seguire il questionario propone le domande riguardanti l’imma-
gine (im), in relazione al peso attribuito dai rispondenti all’influenza che
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l’uso della blockchain potrebbe avere per il proprio profilo professionale.
i risultati sono molto simili, con un punteggio medio di 2,69 denotano la
grande importanza che viene attribuita alla blockchain nel campo dell’im-
magine aziendale. Questo è dato dal fatto che la blockchain fa della fiducia
uno dei suoi pilastri fondamentali e perciò un’azienda che la utilizza, riesce
ad aumentare la sua reputazione anche secondo gli intervistati. Si nota come
coloro che appartengono all’area operativa percepiscano maggiormente la
necessità di emergere sotto il profilo professionale, attraverso l’acquisizione
di ulteriori competenze nella blockchain.  Dall’indagine sulla rilevanza del
lavoro emerge un buon risultato che evidenzia come i sistemi lavorativi
aziendali siano pronti per ricevere un’implementazione della blockchain. 

per indagare più a fondo su questo aspetto si è deciso di osservare
la differenza tra le aziende che operano in comuni con difficoltà di accesso
alla banda larga e quelle che invece non presentano questo ostacolo. risulta
evidente che chi lavora con comuni che hanno facilità di accesso alla banda
larga ritenga più compatibile l’implementazione della blockchain con i pro-
pri sistemi lavorativi, grazie alla possibilità di creare più facilmente un eco-
sistema basato su questa tecnologia, con tutti gli attori della value chain. 

le domande successive indagano la qualità dell’output (oQ) se-
condo le accezioni di qualità percepita dagli utenti finali e qualità del lavoro
in gruppo. il primo aspetto è analizzato attraverso due domande: la prima
analizza la qualità dell’output in linea generale, mentre la seconda si foca-
lizza più sull’ipotetica percezione della qualità da parte degli utenti finali.
mentre nel primo caso il risultato è positivo (2,75), nel secondo aumenta il
timore che l’utente finale possa non percepire il miglioramento della qualità
dell’output (2,57). Questo risultato troverà riscontro nella parte dedicata
alla dimostrabilità dei risultati. riguardo invece al miglioramento della qua-
lità del lavoro in team, i risultati sono più positivi (2,73). 

nella parte dedicata alla dimostrabilità dei risultati vengono ana-
lizzate l’immediatezza da parte dei clienti finali nel percepire i risultati del-
l’adozione della blockchain, la percezione di miglioramento dei risultati da
parte dell’ufficio e la facilità nel dimostrare i risultati ottenuti.

il pensiero che l’utente finale possa non percepire i reali benefici
che l’implementazione della blockchain apporterebbe risulta dominante.
in questa domanda, infatti, si raggiunge un punteggio di 2,30, tra i più bassi
di tutta l’indagine. Viene percepita come complessa anche la possibilità di
dimostrare il miglioramento dell’output.

l’ultima domanda del questionario verte su un’altra caratteristica
fondamentale della blockchain: la trasparenza. il risultato è positivo (2,68)
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e testimonia come la trasparenza sia un attributo della blockchain ricono-
sciuto dalla maggior parte degli intervistati. 

in conclusione, si può notare come tutti i punteggi ricavati dalla
rielaborazione dei dati, si aggirino tra un valore di 2 e 3 (tabella 2). Questo
è dovuto al numero piuttosto esiguo di risposte (44) in un’analisi che si può
ritenere nella sua fase preliminare. inoltre, gli intervistati hanno scelto pre-
valentemente i valori intermedi della scala likert escludendo i due estremi.
i risultati non mostrano variazioni significative anche nel caso in cui il ri-
spondente non avesse nessuna conoscenza pregressa della tecnologia
blockchain. 

Tabella 2 

Fonte: dati rielaborati dal questionario completo

Al fine di verificare alcune delle ipotesi già previste nel modello
tAm 2 di Davis e Venkatesh (2000), nonché di verificare la validità e la
corretta identificazione della variabile aggiuntiva, denominata “traspa-
renza”, si è reso necessario utilizzare la regressione lineare, ponendo come
variabili indipendenti le componenti pEoU, Sn, V, im, Jr, oQ, rD e tr,
e ponendo come dipendente la variabile pU. Questa forma di analisi stima
i coefficienti dell’equazione lineare e individua le variabili indipendenti che
meglio predicono il valore della variabile dipendente. 

lo scopo di questa analisi è quindi quello di verificare se e quanto
le variabili individuate influenzino l’utilità percepita della blockchain.  Si è
ritenuto opportuno utilizzare questo tipo di analisi, in quanto in numerosi
studi sull’accettazione della tecnologia, la regressione lineare è uno dei me-
todi più utilizzati, poiché garantisce una forte attendibilità dei risultati (kho-
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Aree 
 

Punteggi 
 

Utilità percepita (PU) 2,79 

Facilità d’uso percepita (PEOU) 2,55 

Norma soggettiva (SN) 2,40 

Volontarietà (V) 2,87 

Immagine (IM) 2,71 

Rilevanza del lavoro (JR) 2,68 

Qualità dell’output (OQ) 2,68 

Dimostrabilità dei risultati (RD) 2,43 

Trasparenza (TR) 2,68 

Media 2,61 
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rasani et al., 2014; koul et al., 2018; legi et al., 2020). Dai risultati si nota
come la facilità d’uso percepita influenzi direttamente e positivamente l’uti-
lità percepita. il coefficiente di correlazione risulta essere 0,65. Questo va-
lore può oscillare tra 0 e 1. più un valore è vicino a 1, più la correlazione
tra le due variabili è forte, viceversa quando quel valore è prossimo allo 0.
nel caso in analisi la variabile pU ha una buona dipendenza da pEoU. il
secondo valore evidenziato in rosso invece ci indica se esiste una dipen-
denza diretta o inversa. in questo caso il valore è positivo e quindi la rela-
zione è diretta. Dalle analisi emerge che tutte le ipotesi sono verificate.

Tabella 3 – Verifica dell’ipotesi 1

Tabella 4 – Verifica dell’ipotesi 2

165

Blockchain technology Acceptance nel management dei rifiuti: il caso italiano



Tabella 5 – Verifica dell’ipotesi 3

Tabella 6 – Verifica dell’ipotesi 4

Tabella 7 – Verifica dell’ipotesi 5
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Tabella 8 – Verifica dell’ipotesi 6

Tabella 9 – Verifica dell’ipotesi 7

Tabella 10 – Verifica dell’ipotesi 8
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5          Conclusioni, limiti e prospettive

i risultati del presente studio preliminare forniscono un contributo
alla letteratura esistente facendo luce sull’utilità percepita della tecnologia
blockchain nei processi di waste management da parte dei manager di
azienda. il campione analizzato è rappresentativo dei piccoli comuni e dei
comuni delle aree interne in italia, potenziali comunità digitali definite a li-
vello internazionale come smart villages. l’implementazione della tecno-
logia blockchain in queste aree risulta sfidante in quanto, in base a un’analisi
preliminare, esiste una scarsa alfabetizzazione digitale che pone l’italia al
quartultimo posto a livello Europeo. Questo dato viene confermato nel-
l’analisi svolta laddove la blockchain non viene riconosciuta come una tec-
nologia facilmente utilizzabile, che possa aggiungere valore al proprio
lavoro, specialmente per via dell’immaginario delle figure superiori ai ri-
spondenti. la percezione che l’implementazione della blockchain possa
non aggiungere valore agli utenti finali rafforza ulteriormente questa con-
cezione. ne deriva la necessità di formazione del personale sulle compe-
tenze digitali tale da sensibilizzare il personale e i responsabili al rico-
noscimento della creazione di valore tramite blockchain nella progettazione
di processi sempre più sostenibili. inoltre, la facilità di accesso a una rete a
banda larga viene percepito come un fattore che influenza positivamente
la propensione a considerare l’integrazione della tecnologia blockchain nei
processi aziendali esistenti, grazie alla possibilità di creare più facilmente
un ecosistema a contatto con tutti gli attori della value chain. tuttavia, dal-
l’analisi dell’attributo della volontarietà, emerge che la scelta di adottare la
tecnologia blockchain è già influenzata dalla volontà di innovazione dei
processi e il rimanere al passo con i tempi dell’odierna era digitale. in so-
stanza, la scelta di adottare questa tecnologia non sembra poter essere una
decisione calata dall’alto a livello istituzionale, quanto invece è dettata dalla
volontà delle realtà aziendali di adattarsi al contesto più ampio e complesso.

l’analisi presentata non è esente da limiti, da ricercarsi principal-
mente nella dimensione limitata del campione in analisi. i risultati di questa
indagine preliminare saranno oggetto di approfondimento al fine di am-
pliare la raccolta e analisi di dati sul territorio italiano. i futuri studi potranno
applicare metodologie differenti di raccolta dati tramite interviste e focus
group per approfondire l’analisi. inoltre, l’analisi potrà essere estesa a livello
geografico rilevando le differenze nell’approccio alla tecnologia blockchain
nelle diverse aree. 
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Standard
Commento testo
Tra i fattori che influenzano positivamente la propensione all'integrazione della tecnologia blockchain nei processi esistenti viene identificata la facilità di accesso a una rete a banda larga e la volontà di adattarsi ai cambiamenti in corso nell'odierna era digitale.
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