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La Scuola Europea di Alti Studi Tributari 
(SEAST) è una struttura dell’Universi-
tà di Bologna, operativa da più di dieci 
anni con autonomia amministrativa e fi-
nanziaria. La sua vocazione europea si è 
manifestata già con la struttura origina-
le che ha integrato, fin dalla costituzione 
della Scuola, le Università di Bourgogne, 
Castilla-La Mancha, Strasbourg, Tilburg, 
Sevilla-Pablo de Olavide, Valencia, Val-
ladolid. Per questo la Scuola è diventata 
un punto di riferimento stabile e scienti-
ficamente qualificato; come tale, apprez-
zato in Europa e riconosciuto in tutto il 
mondo. Grazie al prestigio così acquisito 
ed ormai consolidato, la Scuola ha, negli 
ultimi anni, collaborato con Ministeri e 
Istituzioni europee per promuovere ed 
organizzare studi e ricerche in settori spe-
cifici del diritto tributario europeo. Così 
nella fiscalità ambientale, negli aiuti di 
stato fiscali, nella fiscalità doganale, nella 
cooperazione giudiziaria e amministrativa 
per la repressione delle frodi europee, la 
Scuola ha apportato, con la pluriennale 
esperienza scientifica nel diritto tributario 
europeo, l’efficacia di una collaborazio-
ne interuniversitaria, istituzionalmente 
garantita dalla sua stessa struttura, e la 
qualità dei propri studi che la consolida-
ta autonomia ed imparzialità della ricerca 
universitaria ha potuto sempre assicurare.

Il libro segue con consapevolezza l’impor-
tanza di un impegno di analisi e studio 
per il crowdfunding pubblico che l’Uni-
versità di Bologna ha assunto alla fine 
del 2018, quando ha organizzato il pri-
mo corso in Italia sull’efficacia finanziaria 
del crowdfunding per Università e Mu-
sei. Ora la pubblicazione diffonde, con 
il coordinamento di Adriano Di Pietro e 
Piera Santin,  gli interventi che arricchi-
rono quel Corso organizzato dalla Scuola 
Europea di Alti Studi tributari con il Si-
stema Museale di Ateneo e la Biblioteca 
Universitaria. L’intento era evidente: far 
conoscere la potenzialità e l’efficacia del 
crowdfunding come innovativa forma di 
finanziamento dei settori universitario e 
museale. Il crowdfunding, infatti, può in-
vestire i diversi ambiti di competenza uni-
versitaria, quali la didattica, la ricerca e il 
patrimonio, con impegno condiviso con i 
Musei. Ne può nascere, quindi, una ferti-
le combinazione tra conoscenze ed espe-
rienze scientifiche ed operative. Questa 
diventa tanto più efficace quanto sappia 
comprenderle ed integrarle  in un quadro 
unitario delle competenze e del patrimo-
nio di Università e Musei. Un quadro 
che, grazie al crowdfunding, arricchisce 
le potenzialità economiche e finanziarie, 
alimenta la responsabilità informatica e 
l’efficacia europea, definisce la  sicurezza 
e la convenienza economica dei regimi fi-
scali applicabili nei diversi modelli di do-
nation, reward ed equity. 
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