
FEJDERAJLliSMO
&

SOCKETA
RIVISTA TRIMESTRALE DI POLITICA E CULTURA

Anno tre
Numero due

1996

EDIZIONI IL FENICOTTERO



di Alexander Grasse *

L'Assia - una collaborazione regionale

111

• Universita di Giessen. Progelto di ricerca "Cooperazione interregionale in Europa", di prossima

pubblicazione in lingua francese.

Federalismo &. Societä, III, 2, 1996

Sono akune evoluzioni globali, ma anche europee, ad essere
responsabili di questo nuovo interesse per le collettivita regionali:
riguardano le regioni per il fatto dell'erosione della competenza
regolatrice dello Stato nazionale edella ricerca di un'organizzazione
politica ottimale all'intemo di questo Stato CSkocpol, 1985, pag. 21).
La globalizzazione ed il cumulo delle sfide economiche, ecologiche e
sociali, esigono delle risposte complesse e specifiche allo st~sso tempo,

In Germania, come in altri paesi europei, la politica dei livelli substatali
edivenuta, nel corso degli ultimi due decenni,. il puntoprincipale delle
disc;ussioni.Gli:.attoridecisivi, dopQlo Stato centrale(il Bund) sono

.i 16 Stati jedei"ali (Bwidesländer 0 Länder) a .dl~poiJ"e df competenze
legislaiive,' a1'ri1hinistrativee fi,j~anziarie molto estese. Nondimeno, la
maggior parte delle decisioni viene p1"eSa attraverso un sistemadi
intmpretazione politica di cooperazione e di accordo fra Bund e
Länder: si tratta, in questo caso, deI famoso principio di Politi-:
kvmflechtung, fortemente radicato nella realta politica tedesca (Schaepf/
ReissertlSchnabelt, 1976; Reissel't, 1995). Da una modificazione del
l'ai"ticolo 23 della Costituzione, nel 1992, che disciplina la pai1eci
pazione dei L4nder alla politica europea deI Bund, si parIa anche
di un dupliceacc01"do di questi poteri (doppelte Politikve1flechtung)
fra Lände1~ Bund e I'Unione.

minoranze etniChe eGiovanni Poggescbi
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foraD e la disciplina dei porti, delle coste edel suolo pubblico.
:ccordi "a~to~~~ci': e emer~a anche la volonta di sopprimere
gov.em~ton c~v~h (f:~ure cornspondenti ai nostri prefetti) e quella

abohre i1 servIzIo 1llihtare obbligatorio prima delI'anno 2001.
Q~est'ultirno dato mostra come le Ca corrispondenti alle nazlCH18l1iti:ti'

stonche Ced in misura minore, tutte quante) non si accontentino
guadagnare ambiti di competenza, ma intendano influire direttamente.
ed intensamente, su tematiche cH ambito comune. '

La tensi~ne fra interessi locali e statali non dovra necessariamente
produrr:. mcomprensioni e gelosie, ma potd provocare, con la
~Ompeti~lO~e collaborativa fra centro e periferia, un miglioramento
hvello dl VIta della giovane ma giä forte democrazia spagnola.
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delle soluzioni "tagliate su misura", che si rapportino direttamente al
piano regionale. A volte, l'a111111inistrazione centrale appare come
superata da queste sfide. In presenza eH questo scenario, la rinascita
della "politica territoriale" nella Repubbliea federale, ha fornito ilmotivo
ai Länder per cambiare le grandi linee della loro politiea. Invece di
far eonvogliare i loro sforzi verso l'istruzione e la eultura, cOSl come
vuole la tradizione, si sono coneentrati, apartire dagli anni 70, sul
risanamento e sulla stabilizzazione dell'economia. Le strategie econo
miche ehe i differenti Länder perseguono, seeondo coneezioni politiche
diverse e con vari gradi di insistenza, formano dunque dei eampi
d'azione politica relativamente nuovi.

Inoltre, il processo di integrazione europea ha, da una parte,
accelerato la centralizzazione politica, ma, dall'altra, quasi fosse una

:', sortadi ,movimento inverso, ha rafforzato l'interesse rivolto agli attori
,..'s.:J:eg\öpaH ,~!JQcali (Eiss~I;1994).. ,Perassicuraie.:1'efficacia della sua politic~"

" '" r~gi8näle,Ia qom!nission'e ,'. Euiöpea cerca, 'p~'ü~1a di. tutto, dei pcirÜ1et:s '
direttamente insediati in, queste regioni. Anche se, talvolta, 10Stato
centraleinterpreta 'anrora il'molo di' guardiano, nella nuova Europa
si trovano ugualmente, delle forme molto eomplesse eH governo a
multilivelli, che, sempre piu, conferiscono alle istanze subnazionali uno
statuto autonomo (Marks, 1992).

La politica europea dei Länder tedeschi si trova direttamente influen
zata da tutti questi sviluppi. Attraverso la eamera dei Länder, il
Bundesrat, ed attraverso la 10ro influenza a Bruxelles, cereano eongiun
tamente di assicurare i loro diritti nel proeesso di europeizzazione.
Insieme con altre regioni "forti", cereano degli slanci politici federali
e vorrebbero vedere rafforzarsi la posizione del "terzo livello" Ü1 seno
all'organizzazione politica europea. Separatamente e, spesso facendosi
concorrenza l'un l'altro, tentano di realizzare le loro strategie eH sviluppo
economico che, tuttavia, raramente ricollegano, in modo volontario, alle
loroattivitä europee.

Su questo sfondo, la cooperazione interregionale si presenta piuttosto
eome un terreno di sperimentazione. Nell'ambito' degli affari sempre
piu europeizzati, essa diviene anche, per i governi dei Läneler piu
influenti, una questione di prestigio. Consente agli attori politici di
sbarazzarsi dello stigma di "provinciale" e di provare - anche in modo
simbolico - la loro eapacitä di agire e di pensare in una dimensione
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europea. I Länder dominanti in materia (Ia Renania Settentrionale
Vestfalia, il Baden-Württemberg, la Baviera e, in fase di raggiungimento,
l'Assia) cheutilizzano le relazioni internazionali in maniera piu
strategica, per coordinare la 10ro posizione politica in seno alle regioni
europee, particolarmente in vista di un "marketing" reciproeo, per
consolidarela eompetitivitä delle PME-PMI e per april' loro dei nuovi
mercati. In eompenso, sono piu rare le relazioni di scambio fra attori
e gruppisociali, eome i ricercatori, i sindaeati, i movimenti sociali
indipendenti, gli artisti.

TL TERZO LIVELLO DELL'EUROPA:

L'ESEMPTO DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

1; La stl-z,ttul;i;,)\dei Länder - tmc'!,mo
"t'-:;'

Contrariamept'e alla maggior parte delle' altre regioni d'Europa, i
Länder tedeschl hanno dei campi di 'competenza relativatüente ben
definiti, sostenutl materialmente con mezzi finanziari autonom!. I1 dÜ'itto di
prender parte alle deeisioni - comprese quelle dell'unificazione europea
- si' espliea attraverso la struttura federale che e, in una certa misura
il risultatodell'influenza americana, dopo la seconda guerra mondiale:
La ,eoneezionecH un potere limitato dello Stato eentrale, non e dunque
una tipica tradlzione tedesca.

Nel corso dei cinquant'anni ehe hanno fatto seguito alla guerra, i
Länder hanno sviluppato, sotto il 10ro profilo pölitico, una grande
eonsapevolezza' di loro stessi, cOSl eome un moltepliee numero eH
attivitä, di iniziative e di strategie specifiche in vari campi, in modo
tale da rivendicare la partecipazione alle politiche europee eome un
evidente diritto. Tale posizione e indipendente dal rispettivo orienta
menta politico. In Germania, non esiste una "destra" che metta l'accento
su eH uno Stato forte e eentralizzato. In modo inverso, la "sinistra"
tedesea non deve affatto diseutere le eondizioni istituzionali di una
decentralizzazione e di una regionalizzazione, eome avviene oggi, con
prudenza, in Gran Bretagna ed in Portogallo.

In questo eontesto, bisogna rilevare ehe, in Germania, esistono delle
tradizioni piuttosto liberali e eonservatrici deI rafforzamento dell'influen-
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za subnazianale dei eittadini, mentre la sinistra, ovvero i socialdemo
eratici ed i sindaeati, dipendeva dall'idea di uno Stato eentrale forte,
ehe possiede i mezzi per imporre le proprie idee cH una demoerazia
sociale. La eostellazione e eambiata solamente dopo la erisi eeonomica
deI 1974175, ehe ha dato inizio al riseatto "neo-classico" dello Stato
eentrale della responsabilita sociale. L'aeeresciuta astinenza politica di
questo Stato ha quindi eostretto i Länder ed i eOlnuni ad assolvere
maggiormente i propri eompiti nell'ambito sociale; soprattutto nei
Länder, in eui akune eoalizioni fra socialdemoeratici e verdi, potevano
prendere una posizione eontraria al governo eonservatore/liberale,
arrivato al potere a Bann, nel 1982. Apartire da quest'epoea, la
questione dei profili propri ai Länder, gioea anehe un ruolo piu
importante nella politiea eeonomica. Prima, questo settore era eolloeato
piuttostoallä perifi<:ria dei loro prograInmi edei loro obiettivi politici. '

'1;0> slogaIi:'iAsSi~,;in'i:esta": degli anni '50; ha inizialmente, wme
,',' signlficato, tU1'id;{ntifleaziorle ,dd 'C;ittadini: con' una 'politiea regionale

progressiva' nei settori dell'insegnamento, della eultura e deI piano di
sviluppo delle zone rurali, rria non forzatamente eon un programma
eeonomieo speeifico.

Inoltre, il Land ha reagito alle sfide eeonomiche piu tardivamente
rispetto, per esempio, alla Renania Settentrionale - Vestfalia. Cioe
dovuto al fatto ehe l'Assia e sempre stata situata ai vertici della seala
di prosperita in Germania e rappresenta, insieme eon l'agglomerato di
Rhein-Main, una delle regioni piu dinamiehe in Europa. Anehe dopo
la realizzazione deI mereato interna europeo, ehe ha prodotto una
eompetizione piu dura fra le regioni, l'Assia si e sentita vineente. Infine,
bisogna notare ehe la struttura industriale di questa regione e dominata
da un ragguardevole numero di grandi gruppi operanti sul piano
mondiale - Hoeehst a Franeoforte, Opela Rüsselsheim, Volkswagen
a Baunatal. Va inoltre rilevato ehe la maggior parte delle banehe
tedesehe ha sede a Franeoforte. In apparenza, eontrariamente alle PME
PMI, questi potenti gruppi non provano il bisogno di eontattare dei
"politici di provincia" per ottenere l'aiuto neeessario alle loro ricel;ehe
di nuovi mereati e di partners internazionalL

Poiche l'Assia non e una regione di frontiera, i vineoli intemazionali
si sono sviluppati soprattUtto sul piano eomunale, attraverSo vari
geniellaggi fra le citta. In paltieolare, si tratta cH citta franeesi, poi
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seguono delle eollettivita locali della Gran Bretagna, dei Belgio e dei
Paesi Bassi. Dopo l'apertura dell'Est, si e tentato di allaeciare rapporti
eon eitta eolloeate in questa parte dell'Europa, particolarmente in
Polonia, in Ungheria e nella Repubbliea Ceea. Tali gemellaggi sono stati
spesso il frutto eH iniziative personali. Gli seambi eulturali eostituiseono
l'interesse eentrale. In generale, queste attivita internazionali non hanno
akuna importanza eeonomica.

Nei Länder della Renania Settentrionale~Vestfalia ed anehe dei Baden
Württemberg, la situazione si presenta in modo differente. Prima di
tutto, questi clue Länder possieclono frontiere in eomune eon regioni
straniere. Di eonseguenza, fin dagli inizi, si e sentita la neeessita cli
mettersi d'aeeordo su questioni e problemi diversi.

Nel bacino della Ruhr, la lotta eontro la erisi dei settori dei earbone
e dell'aeciaio ha 'ben presto lanciato, urta , titanica sficla alla politica
eeonolnica cl~l1\ä Renania Settentri0rlale-Vestfal!~: J?asqndosi su di una
stl'ettaeooper#ione fra i sOcialcle:mocratiCi,· eostantell1enteal potere in
questo Lancl \'i sindaeati eie gl'ancli imprese industriali (talvolta '
parzialmente nazionalizzate),,sono andatea eerearsi - e le hanno trovate
- delle soluziciIii "eorporativistiche"eontro la erisi. In questo eontesto,
ci troviamo ad assistere' alla eomparsa,' non soltanto di reti di
eooperaZione ~,ehe integrano anche, nel eorso di questi ultimi anni,
le scienze e la ricerea attraverso le Wissensehaftsakademien (aeeademie
scientifiehe) -, ma anehe di strutture adattate in modo migliore
nell'amministrazione e, eosa ehe appare aneor piu importante, di una
definizione, meglio formulata, degli obiettivi politici dei Land.

Nel Baden-Wurttemberg, un'govemo "eonservatore-aperto" ha lancia
to una strategia di intervento speeifico (diretto eontro la migliore
tradizione degll altri eonservatori), ehe mira egualmente ad un inse
rimento della politica, dell'eeonomia edella ricerea, ma, eontrariamente
al easo della Renania Settentrionale-Vestfalia, questa strategia relega i
sinclaeati acl interpretare un ruolo seeondario. Vista la clinamicita delle
PME-PMI di questo Land, la politiea ha provato ben presto a stabilire
dei eontatti internazionali per eereare nuovi mereati d'esportazione per
i loro prodotti. L'ilmnagine degli svevi "all'erta" ehe non si fermano
mai sulle pasizioni dogmatiehe quando si tratta d'affari, ma anehe
l'atteggiamento della popolazione deI Baden-Württemberg, piuttosto
aperta sul mondo, halma eertamente assicurato l'approvazione di questo
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stile di politiea, nella misura in eui si "vende" eome una earatteristiea
dellaregione, per rafforzare l'identifieazione degli abitanti eon il
"modella Baden-Württemberg".

2., L'Assia suZ cammino d'Europa

Nel eorso de1 generale aeeentramento deI potere a Bruxelles, gli Stati
nazionali, eos! eome, pero, i Länder tedesehi, hanno perduto la loro
influenza. Naturalmente, alcuni se ne sono rammarieati. Tuttavia, in
Germania, eontrariamente ad altri paesi membri, eome la Gran Bretagna,
si asserva una generale approvazione per l'Europa ehe unisee tutti i
partiti politiei. Non si eerea di rimettere in questione "Bruxelles" e di
definifelapyrdita de1l'indipendenza eome· un grande perieolo ~ eosa
.(jhe,peß.·es~mPA(); ..• f~priO.· r'. eonserv:atori .bri;anniei... '. .'. . .
. Finoagllanriij30, tEUl;6pa comurntada e lae6oper'azione intel1:egionale,
nonhannoavuto un molgimportante nei Lärider tedesehi. Solarnente
alcurli esperti di politiea si sono interessatiad argomenti simili. Poi,
l'Atto Uriieo 'EU1'opeo,nel1968, e 13. preparazione delmereato interna,
hanno a poeO a poeo provoeato un eambiamento cU pereezione, eos!
eome' delle attivita nei Länder. La spinta .deeisiva si e finalmente
verifieata al momento deI dibattito su "Maastrieht" e sull'Unione
Europea. La minaecia di una perdita di influenza e di patere dei Länder,
tanto quanta il generale biasimo di una buroerazia da parte di Bruxelles
troppo distante dai eittadini, hanno immediatamente aeeresciuto la
neeessita, ma anehe la possibilitä di prender parte alla genesi di una
unione politiea in Europa. Al di lä deI loro orientamento politieo, i
governi dei Länder erano d'aeeordo sul fatto ehe, in questa nuova
Europa, i proeessi di regolamentazione politiea, non derivano piu dalla
"politiea estera" degli Stati nazionali, bens! da una "politiea interna" al
livello europeo ehe riehiede allara, seeondo la Costituzione tedesea,
la partecipazione dei Länder.

None stata unieamente la dimensione giuridiea dell'unifieazione
politiea ed eeonomiea in Europa ehe ha attirato l'attenzione delle
eollettivita regionali in Germania; allo stesso modo la politiea finanziaria
della Comunita ha effettivamente interpretato un molo davvero decisivo.
Con l'auniento dei fondi regionali e di altri mezzi diretti verso il piano
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cU sviluppo nazianale, e parso urgente dare attuazione ad un trattamenta
professionale e ad una informazione (non eanalizzata dal governo
eentrale) di -e sulle - possibilita di finanziamento.

Nuove istituzioni, eome gli eseeutivi di Bmxelles, hanno ineominciato
ad operare ed hanno eereato di giustifieare la loro esistenza politiea.
Non appare, dunque, sorprendente ehe, apartire cla qüesto periodo,
anehe nell'Assia, si siano sviluppate attivita europee. Confonnemente
alla struttura dei fondi di sviluppo regionale, queste attivita sono state
essenzialmente eoneentrate su questioni eeonomiehe. Poiehe alcune
regioni forti (per esempio, la "quadriga europea") erano gia "prese",
l'Assia ha dovuto seegliere fra quelle ehe restavano. COS!, e finalmente
riuseita ad instaurare una eooperazione eon l'Emilia-Romagna,una
regione potente e malta attiva per quanta riguarcla le' sue relazioni
·inrernazionali. , .

Nel eoi'so diquestoassetto intern~zionaie,l'Assiaeanehe entrata in
eontatto eori lb~Stato feclerale delWiseonsin; negliStaÜUniti, la regione
cli ]ai'oslayl iri';Russiae la regione cli Aquitaniain Franeia. Poiehe gli
seambi eon il· Wiseonsin si limitano al settore universitario e dato ehe
qiJesto Stato e situato al di f'Llori dell'Europa; noieoneentreremo la
nostra analisi soprattutto sui partners europei, e fra diessi, inprimo
piano, sull'Emilia-Romagna, in quanta si trarta clellaeooperazione piu
lontana nel telhpo. Inoltre, appare vantaggioso osservare questo tipo
cli relazione dal punto cli vista clelle "clue" regioni interessate, tanto piu
ehe gli effetti di sinergia sono stati definiti, all'inizio della eooperazione,
eome uno degli obiettivi principali.

Al fine cli tral're una prirna eonclusione, e dunque possibile eonstatare
ehe:

1) le eooperazioni inerregionali si presentano piuttosto eome il
risultato di una politiea influenzata da eireostanze e dati esterni anziehe
il frutto cli obiettivi strategici eonereti. n differente ritmo si spiega
attraverso esperienze pertinenti a ciaseun Läncler;

2) le direttive ehe provengono da Bruxelles (in particolare, i fondi
regionalO hanno provoeato un fortissimo impulso ed hanno eonclotto,
in parte, a reazioni prammatiche;

3) i progetti di eooperazione interregionale si rivolgono principalmen
te alle PME-PMI. Da lungo tempo, armai, le grandi imprese si sono
spartite fra loro il mereato mancliale. Esse utilizzano l'unifieazione
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europea per realizzare degli aeeentramenti supplementari, pero non
dipendono da queste eooperazioni.

4) Gli attori dominanti della eooperazione sono i politici. Fino ad oggi,
le piceole e le medie imprese non hanno potuto approfittare, se non
a malapena, di questa eollaborazione, nonostante esse siano le vere
destinatarie dei progetti interregionali. Grazie ad un'attivita eeonomica
regionale rafforzata e ad una sempre ereseente eoneorrenza fra le
regioni, la situazione eertamente eambiera. La eomparsa eH nuove reti
potrebbe eostituire un ruolo davvero non traseurabile in questo
processo. Gli seambi eulturali, da parte loro, restano fermi ai gemellaggi
fra le citta, tuttavia potrebbero essere nuovamente valorizzati attraverso
il sueeesso delle eooperazioni interregionali.

5) Ad ogni modo, sembra ehe il dibattito scientifico non abbia aneora
scoperto i1 settore della eooperazione fra le regioni, almeno in
9.enuania.Finoadöggi, il numero di pubblieazioni ehe trattano questo

.•.. arg9111eQt<;>:eiholto)jmitato. '. .'.

. IL RUOLO DEI' ~DER TEDESCHI NELLE POLITICHE EUROPEE

. .

1. Lo statüto legale dei Länder nel siste11la politico tedesco

Paragonati ai loro equivalenti europei 2, i Länder tedesehi beneficiano
di una posizione istituzionale privilegiata ehe si riflette nella Costitu
zione della Repubbliea Federale Tedesea, il Grundgesetz (GG). Con la
preoeeupazione di restaurare la demoerazia dopo l'ultima guerra, la
ereazione di uno Stato deeentralizzato - earattel:izzato da una vera e
propria divisionedel potere fra 10 Stato e le eollettivita territoriali 
si presentava eome la piu sicura delle soluzioni. La prima versione deI
GG, datata 23 maggio 1949, disponeva gia di una clausola di
sussidiarieta (articola 30), seeondo la quale l'eseeuzione deI potere
statalista deriva dalla eompetenza dei Länder, nel easo in eui il GG non
preveda un altro regalamenta. Queste eompetenze, malta ampie,
vengono eoneretizzate negli articoli 70 I (per la legislazione) e 83 (per
l'amministrazione). Nondimeno, eeeezion fatta per i eampi della
giurisclizione e dell'amministrazione, la parte preponderante deI potere
legislativo ritorna al governo federale, il Bund. Il fatto ehe alcune
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eompetenze legislative siano coneorrenti (Konkurrierende Gesetzgebung)
e proprio della Germania. Cio signifiea ehe i Länder possono intervenire
negli spazi "liberi" clella legislazione, laddove il Bund non ha aneora
ereato le sue leggi. Le piu importanti eompetenze dei Länder si
estenclono alla' giustizia, all'ordine pubblieo, all'insegnamento, allo
sfruttamento territoriale, alla politica eeonomica ed al controlla delle
eollettivita territoriali subordinate: i dipartimenti (Kreise) ed i eomuni.

Il regolamento di eollisione dell'articolo 31 ehe, secondo il principio
"Bundesrecht bricht Landesrecht" (il diritto federale domina sul diritto
deI Land), fissa la priorita deI diritto feclerale, permette un'altra
eeeezione deI principio di sussidiarieta. Inoltre, la Repubbliea Federale,
in quanta "Stato federale demoeratieo e sociale" (articola 20 I GG)
deve soggiaeere al principio eostituzionale della Bundestreue (fedelta
alla Feclerazione) ehe obbliga Bund e Läncler al reciproeo rispetto
nel quadw clelrordinefederale.. Taler.egolamentazicmedelle eompe
tenze puo;'veriif modifieata solameritenei casi particolari, a seconda
delle speciali dreostanze, ma non in ambiti generali. (Dagenhart, 1991,

pag. J86e seguenti). . ...... ..' '.' .. .
Le relazioni· ton altri Stati costituise6no,' in origine, una eompetenza

riservata esclusiVamente al Buncl(art. 32 I GG). Cio eomprende, non
solamentela eo:nclusione clei trattati attraverso il diritto internazianale,
bens! anehe tutte le niisure riguardahti gli affari esteri. Di eonseguenza,
l'intera rappres·entanza diplomatiea e eonsolare, e aeeentrata nelle mani
deI Bund (Seuert/Hömig), 1985, not. 1). Tuttavia, l'articolo 32 II,
costringe il Bund a prendere eonoseenza dell'opinione deI Land, prima
della firma cliun trattato, considerando la speeifiea situazione ecl il
cliritto deI Länd interessato.

Conformemerite alle eompetenze fonclamentali, regolallientate negli
articoli 30 e 70 I, i Länder hanno eomunque il cliritto cli eoncluclere
dei trattati eon gli Stati stranieri, pero unicamente eon l'aeeorclo deI
Bund e nel quaclro delle loro proprie eompetenze legislative (art. 32
III). Allo stesso tempo, questo articola non esclude il diritto deI Bund
eH eoncluclere dei trattati anehe in un eampo di legislazione ehe derivi
dal Land. Negli anni '50, questo tipo di tutela legislativa ha portato acl
un eonflitto permanente fra Buncl e Läncler ehe ha potuto essere
disciplinato soltanto eon il Linclauer Abkommen (l'aeeordo cli Linclau),
il 14 novembre 1957. Con tale aeeordo, i Länder eoneeclono al Bund
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il diritto di concludere dei trattati internaziOl1ali che interessano la
legislazione deI Land, se non solamente il Bund ha deliberato, ma anche
l'accordo del Land. Secondo il principio della "fedelta alla federazione",
i Länder, da parte loro, sono obbligati ad adattare il loro diritto al
contenuto del trattato in questione (Degenhart, 1991, not. 206). Al fine
di realizzare l'accordo di Lindau, e stata creata una commissione che
funziona ancor oggi, come un organo di comunicazione e di coordi
namento fra il Bund ed i Länder, cosi come fra ciascuno dei Länder.
Anche se questo accordo non dispone dello stauto cH Legge, ha operato
come "modus vivendi" ed il suo successo e evidente: fin dal nlOmento
della firma, che lisale a quasi 40 anni fa, non si e verificato un solo
conflitto costituzionale fra Bund e Länder, riguardante l'applicazione
dell'articolo 32.

La capacita dei Länder di assolvere i loro innumerevoli compiti e
'TespQnsabilita, •non e neppure immaginabile senza un'importante

dotaziOriefinaniiarii,' taripartizionedei redditi fra Bund e Länder e
disciplinata nell'articol0104 e seguenti deI GG .ede stata precisata con
la riforma ffuanziaria del1969. L'artieolo 104 a I, aggiunto nel 1969,
eostituisee, [inoad oggi, il prineipio di Gesonderte Aufgabenverteilung
(ripartizionespecifica dei conipiti). Tutto cib inlplica soprattutto una
separazione dei budgets; ovvero Bund e Länder devono finanziare tutti
i loro compiti con il supporto dei loro budgets. Unica eccezione: i
compiti delegati dai servizi governativi ai Länder (Auftragsvelwaltl.l11g)
che sono, logicamente, finanziati dal Bund. Un sistema di divisione dei
redditi assicura una grande indipendenza finanziaria ai Länder. Attual-'
mente, i Ländered i cOlnuni ricevono piu deI 40% degli introiti fiscali
pubblici (Lensch, 1994, pag. 105). Esistono anche dei mezzi di
perequazione finanziaria (Finanzausgleich): fra il Bund ed i Länder da
una parte, fra gli stessi Länder, dall'altra. Tale compensazione nasce
dalla volonta di preservare l'unifonnita delle condizioni di vita.

2. Le competenze dei Länder nei processi di integ1-azione elt1"Opea,
In Germania, il proeesso di integrazione europea e le implicazioni deI
diritto comunitario, all'inizio, sono stati vivamente sentiti come una
minaccia alle competenze dei Länder. Gia nel1957, dopo la ratificazione
dei trattati di Roma, il Consiglio Federale (Bundesrat, la camera dei

120

L'Assia - una collaborazione regionale

Länder) ha creato una commissione per gli affari comunitari, al fine
di coordinare la posizione dei Länder e quella del Bund nelle questioni
riguardanti la Comunita.,Ancor di piu, l'articolo 2 della legge di
ratificazione deitrattati cH Roma, prevede ehe il governo federale informi
il Parlamento ed il Consiglio Federale in permanenza, sulle decisioni
deI Consiglio Europeo edel Consiglio dell'EURATOM. I timori dei
Länder non erano dunque infondati: soprattutto, l'articolo 24 GG
pel111etteva al Bund di limitare le competenze dei Länder tramite
Bruxelles. L'articolo 24 dava al Bund la possibilita cU trasmettere dei
diritti di' sovranita alle istituzioni eomunitarie interstataliste, attraverso
una semplice legge. Cib, allora, poteva riguardare sia la legislazione
deI Bund, sia la legislazione dei Länder.

La nuova "spinta di integrazione" scatenata dall'Atto Unico Europeo
(AUE) deI 1986, ha finalmente convinto i Länder che era necessario
conferire alla 191'0 collaborazione infOrmale nellequestioni comunitarie,

'una piusolicla base giüridica: la Legge del 19 dicembre' 1986,
riguardante l'AUE,obbliga anche,ilBund ad informal-e i Länder, il piu
presto pOssibile, sui progetti ehe li eoncernono;. Se 'a1cune, negoziazioni
al livelloeuropeo riguardano la legislazione e$clusiva dei Länder, il
Bundesrat ha:ll diritto di esprhnereÜmi deliberazione. I1 governo
federale deverispettare tale delibetazione nell'elaborazione deI testo
deI trattato, anieno che non esistano delle "motivazioni non-rigettabili,
derivanti dalle' politiche estere 0 dai prindpi di integrazione europea"
che proibisca'uO la considerazione di tale deliberazione. (Borchmann,
1994, pag. 11l). Su richiesta, alcuni rappresentanti dei Länder, possono
partecipare all~ negoziazioni con il Consiglio Europeo 0 la Commis
sione.Sul piano istituzionale, nel 1988, il Bundesrat ha reagito creando
una Kammer,füi- Vorlagen der Europäischen Gemeinschaft (Camera per
le presentazioni e progetti della Comunita Europea). Questa Camera,
che riunisce dei rappresentanti di ogni Land, deve preparare' e negoziare
dei progetti urgenti 0 eonfidenziali, riguardanti, da una parte, i Länder,
dall'altra, la Comunita. Le deliberazioni della Camera in guestione,
hanno il medesimo valore di quelle dello stessoBundesrat 3.

Al momento ,della riforma del GG, dopo l'unificazione tedesca ed i
dibattimenti sul trattato di Maastricht, i Länder hanno richiesto, attraverso
la commissione costituzionale comune deI Bundestag e Bundesrat, un
ancoraggio dei loro diritti di "politica estera" nella nuova Costituzione.
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Al centro dei 10ro interessi, prima di tutto si trova 1a protezione delle
10ro competenze gia esistenti: il riconoscimento dei diritto dei Länder
a cooperare con altri Stati, delle regioni e delle istituzioni straniere,
nonche l'integrazione del contenuto dell'acc~rdo di Lindau nel GG.
Inoltre, i Länder auspicavano, nel contesto deH'articolo 24, la necessita
di un'approvazione dei Bundesrat per quanto riguarda la trasmissione
dei diritti di sovranita, COS1 come l'esplicita competenza di intrattenere
le 10ro re1azionicon la Comunita, compresa la trasmissione dei diritti
di sovranita dei Länder alle organizzazioni internazionali (Leonardy, 1994,
pag. 151). Questo desiderio e stato realizzato con l'inserimento cU un
comma Ia, nell'articolo 24. Secondo il comma in questione, i Länder
hanno il diritto di trasmettere, nel quadro delle 10ro competenze, i 10ro
diritti di sovranita alle istituzioni internazionali transfrontiera, a condi
zione, pero, che esista un'approvazione da parte dei governo federale.

Ne1 caso di un eventuale disaccordo fra Bund e Länder, la Legge dei
. 12 ,marzo1993sulli cooperaziorie fra Buhd e Länder al livello
dell'TJt1io~eE.ur~pea, definisceil voto dell?undesrat determinante, se
1a clecisioheviene pre$a alla. maggioranza da due terzi. Non e una
percelltua1e troppo' alta, se si pensa all'esperienza dei governi dei
Lähciet: messt al cbriehte cli eventuali dif(erenze nell'orientamento

'. politiCo,queStiu1tiilli hanno spesso dirnostrato una grandeunita,
quando1e loro competenzevenivano messe in pericolo. Un'a1tra
rivalorizzazione del molo dei Länder sul piano europeo, si manlfesta
grazie al fatto che un rappresentantede1 Bundesrat partecipi come·,
de1egato tedesco alle$edute dei gruppi di 1avoro 0 anche dei Consiglio
Europeo, se l'argomento negoziato fa parte di un'esclusiva competenza
dei Länder. Si e pervenuti a questa modificazione, attraverso la nuova
versione dell'artico10 23 dei GG, nel 1992.

Di fronte alle istituzioni europee, i Ministri-Presidenti dei Länder,
hanno ben presto cercato' di far udire 1a loro voce. Nelle dieci "tesi
di Monaco", formu1ate il 1 otobre 1987, essi chiedevano di costruire
1a nuova Europa secondo i principi federali (Hessische Landeszentrale
f. politische Bildung, 1988). In una deliberazione dei 24 ottobre 1990,
il Bundesrat ha concretizzato le proprie idee, ponendo alla base quattro
esigenze-chiave:

l)l'ancoraggio dei principio di sussidiari~'ta nei trattati sull'Unione
Europea;
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2) 1a partecipazione dei rappresentanti dei Länder e delle regioni al
Consiglio dei Ministri;

3) 1a creazione di un Cornitato delle Regioni;
4) l'invenzione di un giusto diritto a sporgere denuncia contro 1e

istituzioni europee a favore dei Länder e delle regioni (Borkenhagen,
1992, pag. 37; Müller-Brandeck-Bocquet, 1991, pag. 23).

Al momento clella terza conferenza "Europa clelle Regioni", nell'ot
tobre dei 1990, la richiesta di creazione cli un Comitato delle Regioni
su1 piano comunitario, e stata sostenuta cla 37 rappresentanti regionali
che provenivanO cla dieci differenti paesi. A parer loro, questo Comitato
cloveva dispOlTe cli un cliritto cli 1anciare clelle iniziative e cli esprimere
un'opinione su tutti i progetti della Comunita. Ino1tre,il Consiglio
Europeo e 1a Comissione clovevano essere obbligati a giustificarsi nel
caso eH una clecisione divergente, contrario al parere espresso (Müller
Brandeck-Bocquet, 1991, pag. 21).

Nellenegoziazioni che prepararonoil trattato diMaastricht, il governo
federale •ecl.il Bundesrathanno proposto l'isÜtuzionalizzazione di una
camera consultativa regionale cla consu1tarsi sulle questioni di politica
economica, finanziaria e culturale e che doveva anche avere il diritto
di esprimere 1a propria opillione in a1tri settori. Nella realizzazione dei
trattato, si e tenllto conto di queste propostein mocle> differente. Mentre
il .principio .clisu~sidiarieta ei-a ancorato in mariiera esplidta 4,. - per
i paesi membri,nella prefazione, per il piano comunitario, nell'articolo
3b dei titolo II '- ecl il Consiglio dei Mipjstri era aperto ai ministri
regionali, la richiesta cli un cliritto cli sporgere del1uncia 0 querela, e
stato respinto. Attraverso la creazione dei Cornitato clelle Regioni (art.
198a), l'idea cli· una camera dei rappresentanti regionali, seconclo il
parere dei Länder e stata realizzata in modo insufficiente.

Aparte gli sforzi impiegati con l'intento di creare una rappresentanza
clelle collettivita. regionali nella rete delle istituzioni europee, i Länder
hanno anche cercato di stabilire clei legami diretticon la Comunita.
Nonostante uno statuto giuridico incerto riguardante taH questioni, i
Läncler hanno incominciato ad insediare i 10ro uffici a Bruxelles, e prima
ad Amburgo e nella Saar, nel 1985. Lo scopo di qüesti uffici non e
quello di ricoprire una funzione clip10matica 0 consolare presso
l'Unione, bens! eH servire da "antenne", in moclo cla aprire nuove vie
cli comunicazione e di favorire l'ottenimento cli informazioni inclispen-
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sabili. Contrariamente alla loro politica al Bundesrat ehe, tradizional
mente, eerea di formulare delle posizioni eomuni di fronte al governo
federale, gli umei dei Länder eonsentono loro di stabilire dei eontatti
indipendenti, ritagliati su misura per soddisfare i loro specifici interessi.
Nella primavera deI 1995, i eompiti principali cH questi uffici erano
deseritti da un gruppo di lavoro interministeriale dei Länder, nel
seguente modo:

- la ricerea di informazioni e di cloeumenti ehe fanno riferimento al
Land, attraverso i eontatti fra l'ufficio deI Land e gli organi dell'Unione,
la rappresentanza permanente della Repubbliea Federale, gli uffici cU
altri paesi membri ed, infine, le moltepliei associazioni ed organizzazioni
ehe hanno sede a Bruxelles;

- la spiegazione della posizione deI Land, soprattutto alle PME-PMI,
fornendo loro informazioni sulle possibilita e sui programmi eomunitari
di sostegno finanziario (FEDER eee.) ed ineoraggiandoli a parteeiparvi;

- la promozione deI Land attraverso esposizioni, eonferenze ed altre
manifestazioni;

- la parteeipazione ai programmi di seambio di funzioni sul piano
europeo (Borehmann, 1994, pag. 116).

Oltre agli uffici dei Länder, esistono anehe delle rappresentanze
di eollettivita loeali tedesehe a Bruxelles. In Gerinania, eome in altri
paesi membii, la politiea europeae stata' regionalizzata ed anehe

. municipalizzata. Lo Stato eentrale non e piu l'unieo attore ehe possa

. reclamare jl privilegiodi intrattenere delle relaziQni esterne: le altre
eolh~ttivita guaclagnanoterreno. Talisviluppl dimostrano, prima di tutto,'
la neeessitadi unamaggiore prossimita e di una trasparenza delle
politiehepllbbliehe diflhnte ai cittadini ehe, reagendo alle direttive
eentraliste provenienti da Bruxelles, si esprimono sempre piu
intensamente. Perb, queste attivita, sono andie testirnoni dell'efnergere,
in Europa, di un tipa di govemo a multilivelli. E evidente ehe la
eonquistadi competenze, da parte delle eollettivita regionali, rende
pi0 eomplesso il proeedimento di decisione e eH attuazione della
politica stabilita in aeeordo. In Germania, non si tratta di porre fine
allo Stato nazionale. Tuttavia il sistema politico, all'interno deI sudcletto
Stato, eambia· in modo tale da aeereseere ineessantemente il ruolo
delle eollettivita deeentralizzate, soprattl.ltto dei Länder, eome attori
indipendenti sulla seena europea. Allo stesso tempo, le sfide europee
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aequlslseono importanza nella politica interna tedesea grazie al
fenomeno earatteristico di Politikverfleehtung, l'aeeordo cU interessi in
un sistema federale.

3. Gli sforzi di cooperazione ·inteyregionaZe: iZ caso deZ Land d'Assia

Mentre i Länder vicini al Baden-Wülttemberg ed alla Baviera hanno
lanciato le loro attivita europee relativamente presto, agli inizi degli anni
80, l'Assia, a questo proposito, pub essere qualificata eome "ritardataria".
Governata dai eristiano-demoeratici e liberali (1987-91), il Land ha in
parte fallito 10 sviluppo ed ha inaugurato i1 suo ufficio solamente nel
1989. In quell'epoca, la dipendenza di Bruxelles apparteneva al
Ministero della Scienza edella Rieereadel Land, diretto da un rninistro
liberale. Sara il rimpiazzo del govemo eonservatore eon la eoalizione
dei socialdemoearatici e dei verdi, nel 1991, ehe eontribuera nuova
mente a valorizzare l'idea europea, aumentando il proprio peso politieo
ed istituzionale. E stato installato un Dipartimento delle Relazioni
Europee (Europa-Abteilung), subordinato al Ministro dell'Intemo a
Wiesbaden, la eapitale deI Land. All'inizio, questo servizio eontava 7
collaboratori;: oggi eomprende un quadl'o-personale cH 25 persone, di
eui cirea la meta presente a Wiesbaden e l'altra meta, operante a
Bruxelles. Il responsabile di questo dipartimento e eambiato tre volte
dal momento dd suo insediamento: dopo le tappe in senD al Ministero
della Scienza edelMinistero dell'Intemo, nel1994, in seguito ad un
eambiameritoClfl gabinetto, sie trovato sotto la clirezione deI Ministro
soeialdemocratico dell'Eeonomia e dei TrasportL In seguito alle elezioni
clel 1995 ed allaeonferma clella eoalizione fra socialdemoeratici e verdi,
questi ultitni ·l~~nno ottenuto la responsabilita degli affari europeL Di
eonseguenza, . iJ dipartimento e stato aggiunto al Ministero clella
Giustizia, diretto clall'eeologista Von Plottnitz. A causadi questa
discontinuita, ieol1aboratori deI dipartimento si sono trovaii talvolta in
difficolta nello sviluppare degli orientamenti strategici a lungo te1'lnine.
Lo slogan clella politiea europea, eome un "trofeo" ehe, quasi·ogni anno,
cambia proprietario (Frankfurter Runclsehau, 28 aprile 1995), cireola a
Wiesbaden e designa un eampo politico che eorre sempre il rischio
cli venire utilizzato eome "massa di manovra" per personali transazioni
ed aeeomoclanlenti. .
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Nonostante questedifficolta, a partire dal 1991, si nota una consi
derevole crescita delle attivita europee e interregionali del Lanel eli Assia.
11 nuovo clipartimento ha cercato di stabilire un "accesso eliretto" alle
istituzioni comunitarieeel ha tentato eli ampliare i mezzi di partecipa
zione regionale nel processo d'integrazione. I compiti principali dellufficio
elell'Assia a Bruxelles consistono, secondo il suo elirettore Hanns-Martin
Bachmann, "nell'essere informati il piu rapielamente possibile sui
progetti comunitari che riguarelano il Lanel, per esempio su quali
sviluppi si profilano nell'Unione e su quali mezzi eli sostegno finanziario
sono elisponibili" (Frankfurter Runelschau,26 settembre 1995). Attraver
so l'intervento elell'ufficio eli Bruxelles, il Lanel, dunque, penTiene
all'ottenimento, in media, ogni anno, della somma ammontante a piu
eli 350 milioni eli marchi ,teeleschi di foneli regionali (Frankfurter
;Rundschau, 26 settembre 1995).

Inpassato,sembra che i progetti eli cooperazione interregionale siano
stati frenati elal fatto che l'Assia e geograficamente situata al centro elella
Germania e non dispone di frontiere in comune con regioni straniere.
Tutto cia spiega l'assenza di motivazioni per una cooperazione
interregionale che - come nel caso deI progetto "Saar-Lor-Lux" - tenta
spesso eli restaurare degli spazi eli interazioni economiche e culturali,
elivise da frontiere nazionali (Hrbek/Weyand, 1994, pag. 44). Anche
questo punto eli vista e cambiato. Seguenelo l'esempio elella "quaelriga
europea" (Kukawka, 1995), il governo ha cominciato a ricercare dei
contatti con altre regioni europee. La scopodegli attori politici non
era alloraquello di "espörtare" il modello tedesco dLfederalismo, bens!
quello di allacciaredellerelazioni, eli intraprendere degli scambi con
regioni collaboratrici edi promuovere "elolcemente", attraverso questo

'sistema; delle idee di politiche pubbliche regionalizzate e federalizzate.
Diconseguenza, si e cercato eli mettere l'accento su elei progetti che
promettessero un grande effettö sul pubblico.

Agli occhi dei responsabili dell'Assia, la cooperazione interregionale
e, prima di ogni altra cosa, un mezzo per "indurre" all'integrazione
europea 5.• Nondimeno, in Assia, come in altri Läneler teeleschi non
vienetralasciato l'aspetto economico eli questo tipo di cooperazi~ne 6.

L'esperienza elimostra che la collaborazione e spesso piu avanzata in
campo economico, cos! come, nella scelta eli un partner europeo, si
preferissconoregioni forti e dotate di un'identica struttura (Raich, 1995,
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pag. 164) 7. Come e possibile constatare nel caso elella "quaelriga
europea", si sono associate quattro regioni inelustrializzate e fortemente
sviluppate, collocate fra le prime nei settori elella ricerca e elella
tecnologia, nei' loro rispettivi paesi. Nei protocolÜ eli cooperazione,
naturalmente, si sono evocati anche il settore culturale, quella scientifico
e quello sociale. Pera, spesso, questi progetti si rivelano evanescenti
e allora non vengono realizzati, nonostante qualche inizio promettente,
a causa dellamancanza eli risorse' finanziar'ie (Raich, 1995, pag. 173
e seguenti) 8.

Incoraggianelo le cooperazioni interregionali, la Commissione Europea
interpreta un ruolo importante di sostegno pratico. Poiche i progranuni
cH aiuto richiedono sempre di piu la partecipazione di parecchi partners
provenienti ela elifferenti paesi, le cooperazioni permettono diaprire
nuove straeleal fine di ottenere la "marina"ela Bruxelles. Con la
partecipazione dei partners stranieri, il governo dell'Assia spera in una
migliore attuailorie di alcuni programmi, cos! come negli effetti di
sinergia. Per rafforzare la posizione economica elell'Assia, i elirigenti deI
Lanel manifestano anche un certo interesse per la collaborazione con
partners forti, non solamente al fine eli realizzare particolari progetti,
bens! per stabilire una vera e propria collaborazione a lungo termine.
Per quesio niotivo, in passato, il governo ha rifiutato elelle offerte di
collaborazione provenienti elalle Regioni di Bretagna, in Francia, e di
Navarra, in Spagna, poiche, agli occhi dei responsabili deI Land, non
era chiaramenteprevedibile una fruttuosa collaborazione. Inoltre, e stato
eleciso di limitare - almeno all'inizio -'- il numero dei partners stranieri,
al fine eli conce~trare'i mezzi edottenere un maggior grado di efficacia.

Valutando le' attivita europee dei Länder tedeschi,e necessario
constatare che,contrariamente alle voci dei governi che naturalmente
tendono a sottolineare il successo di questi processi, le grandi esigenze
formulate nei ptotocolli non sono sempre state raggiunte. Per la maggior
parte, le cooperazioni transnazionali si trovano tuttora in una fase
sperimentale CRaich, 1995). Mentre la "quadriga europea" sembra essere
la piu avanzata Cformula gia una nuova fase della cooperazione,
mettendo l'accento sulla cooperazione negli organi europei
soprannazionali), il Land elell'Assia e ancora agli inizi elei propri sforzi
per costruire elelle vere e proprie relazioni internazionali. Di fronte ad
un punto eli vista ufficiale di una politica europea pianilkata,' coordinata
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ed ambita, la multipla composizione, per esempio, deI clipartimento
interessato, riel corso di questi ultimi anni, fornisce la testimonianza
cli una strategia pillttosto confusa. In questo caso, non e prevedibile
una soluzione che soddisfi tutte le parti. Un altro aspetto, talvolta
stupefacente, e la maniera di entrare in contatto con le future regioni
collaboratrici. Nonostante l'importanza economica di una simile coo
perazione, sembra che siano piuttosto le ambizioni personali, le amicizie
fra gli uomini politici e le preferenze soggettive per alcune regioni, acl
influenzare la scelta e la decisione degli attori 9.

Il successo clelle attivita interregionali clellancl d'Assia clipenclera clalla
capacita clei responsabili politici di saper trarre una saggia lezione clalle
colpe e dagli errori commessi in passato: le loro colpe e quelle degli
altri. Inoltre, clipenclerä clalla loro abilita cli dotare le politiche europee
di fondamenta piu solide,di definirle, di f~rle corrisponclere ai loro
obl~ttivi eÜsviluppo e & sfruttamento region~le e, infine, di assielirare
II grado della cooperazione interregionale hel tessuto istituzionale e
politico-amministrativo deI Land.

L'EMILIA. ROMAGNA, COLLABORATRICE DELL'ASSIA

1. Le motivazioni e l'evoluzione dell'i11lpegno in politica estera

L'Emilia-Romagna e una regione che oggi, dopo un periode di riserbo, 
ciatabile attornoagli anni '80, rientra fra le piu attive e le piu dinamiche
d'EuroiJa, in niateria dipolitica estera. Ad avvalorare questa posizione,
vie .una serie di ragioni specificamente regionali:

DLa prima spiegazione e costituita clall'impegno in politica estera
da parte clell'Erililia-Romagna, impegno accresciutosi con una rinnovata
consapevolezza di iclentita regionale 10. Ecco il risultato del successo
di un buon nümero di politiche miove, essenziaI1nente praticate dalle
regioni deI nord-est, palticolarmente nel settore deUa qualificazione
della manodopera, dell'incoraggiamento alla crescita regionale CoS!
come nel settore dell'economia e dell'industria: questo tipo di impegno
ha portato ad una ripresa, di importanza generale, deI livello regionale
all'interno dello Stato italiano (Grasse, 1995). Per mezzo di complessi
procedimenti di bargaining (contrattazione), le nuove poli:tiche sono
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riuscite, spessonei limiti della competenza legale delle regioni e con
ridottissime risorse finanziarie, ad allargare il loro campo cl'azione
(Nonlisma, 1993, cla pag. 257 a pag. 289). Questo vale anche per
il settore della ·"politica estera", settore nel quale le regioni italiane,
al momente della loro messa in opera, nonavevano alcuna competenza
ufficiale 11.,

2) Le attivita di politica estera clell'Emilia-Romagna, inoltre, clevono
essere conside~ate nel contesto di specifici modi d'azione e di un
caratteristico stile politico. Si tratta propria eH una certa maniera di
prolungare le strategie politiche e la cultura politica verso l'esterno. COS!
come numerose pubblicazioni specializzate hanno gia provvecluto a
mostrare, la regione si distingue per la sua continuita ec1 il suo ritrno
metoclico neHa realizzazione politica e concettuale cli strutture
relazionistiche orizzontali (con l'utile ricorso aHa tradizione storico
culturale ehe pbssiedein materia eeL ai leggeridari clistl'etti industriali)
fra gli attoriregionali, per esempio, favorendö le decisioni (decision
makings) consensuali - concetto della "Regione aperta" , consultando
il maggior numero di gruppi coinvolti sul piano regionale (Leonardi,
1990; Putnam, 1993).

Con l'aiuto cli un incoraggiamento econonliCo, basato sulla coope
razione e su altre misure infrastrutturali coinvolte nel medesimo
progetto, 'quaii la rete di centro di servizi clecentralizzati (sia settorialmente
che trasversalmente) nel quadro dell'organismo regionale di incorag
giamento dell'eCononlia ERVET (Ente Regionale per la Valorizzazione
deI Territorio), $i e pervenuti a collegare fra loro, sia dal purito di vista
econonlico chesociale, le unita locali, storicamente domirianti in Italia.
Grazie alla densi1:a raggiunta nella cooperazione orizzontale intraregionale,
la "political economy of localism" si e realmente trasformata in "political
economy of regionalism", il cuisuccesso ha largamente contribuito al
sOl'gere cU quella che potremmo definire identita regionale 12. Grazie
aquesta strategia di reti a piu livelli, la regione ha saputo e ha potuto
contribuirein maniera decisiva, in veste di animatrice, cli coordinatrice,
suscitando impJ.J1si determinanti per la formazionedi una "common
regional structure" 13.

Nel caso cleWEmilia-Romagna, la strategia di internal networking, trova
attualmente il suo prolungamento sul piano internazianale, costituendo
cos! unexterna:l netWorking. Il fondamento dei moclellicli interazione
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politiea, eon tenelenza orizzontale, reperibile in Emilia Romagna, e la
faeolta eli apertura, qualunque sia illivello intraregionale in presenza
eli interventi pubblici e privati, oppure a livello interregionale, in
presenza di altre entita regionali europee. La faeolta eH apertura sociale
e eulturale e elunque un preliminare elella faeolta eli eooperazione.

3) Nel easo elell'Emilia-Romagna, gli aspetti elell'aeeorelo fra i popoli
e elella solielarieta internazionale, a partire elagli atmi settanta, assumOllO
una particolare importanza (elovuta alla storia subeulturale). In sintonia
eon questa eoneezione, l'Emilia-Romagna si e sforzata soprattutto di
aiutare eeonomieamente eliversi paesi in via eli sviluppo. Certamente,
nel frattempo, vi e stata una fonelamentale riflessione cU oreline
economieo ehe prenelesse in eonsielerazione anehe gli interessi elella
regione stessa, tuttavia esiste una stupefacente continuita nella "politica
attiva eli sviluppo". . t .

4)La stnltturaeconomica el~ll'Emilia-Romagna,cosi eome la struttura
elellealtre regioni, ellqllella parte ehe vfene. ehiamata la "terza Italia",
e deeisamente earatterizzata elalle PME. In ragione elella globalizzazione
elei mereati e elelle esigenze eli almnoelernamento teenico, le PME sono
sempre piu esposte alla eoneorrenza moneliale in moelo mareato e eliretto,
in quanto le misure nazionali eli alleggerimento sono sempre meno in
graelo di intervenire in questo contesto. Anehe i elistretti inelustriali, ehe
tuttavia sono ritenuti molto flessibili, ne subiseono gli effetti, eon un
risultato che gia, in tempi passati, mise l'Emilia-Romagna in eris1. Le PME
producono elei renelimenti su scala, troppo rielotti rispetto ael un ereseente
aeeentramento elelle iniprese e eleieapitali e risehiano eli perelere la loro
eompetitivita (Guagnini/Ruffini, 1989).·L'atluazione eli reti interregionali
e mirata aeloffrire una soluzione, come eomplemento eli reti regionali
preesistent1. Uno elei motivi essenziali per l'elaborazione eli relazioni
interregionali eli eooperazione era quello eli proporre misure eli sostegno,
soprattuttb per le imprese piu piccole, nell'ambito della eoncorrenza
internazionale. Tali misure devono costituire un aiuto supplementare
neeessario, sia al momento della creazione dell'accesso ai mercati, sia
alla eonservazione, in un seeonelo rnomento,elelle posizioni aequisite 14.

L'obiettivo euna caratteristica generale elei collaboratori regionali, valielo
elunqueallo stesso modo, neL easo elell'Assia 15.

5) In materia eli impegno nella politiea estera elelle regioni, l'aequisizione
eli risorse assume una elecisiva importanza: un creseente numero eli
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prograrmni europei eli incoraggiamento, in effetti, presuppone la par
tecipazione transnazionale eli elue, molto spesso tre regioni 0 piu 16,

"costringenelo"cosi ael una cooperazione interregionale.
6) L'altra imp6rtante eomponente elella politica estera regionale e elella

eooperazione interregionale, e la politica europea. Attraverso l'unione
eli regioni, spesso relativamente forti economicamente e politicamente,
- la qual. eosa e gia una caratteristica preminente elella pratica eli
eooperazione interregionale ..:. si vuole rafforzare il peso elelle regioni,
in quanta gruppo eli pressione nellobbying a Bruxelles. Infine si spera,
in questo modo, eH aumentare l'importanza istituzionale elel "terzo
livello" e eli rivalutarlo.

11 governo regionale dell'Emilia-Romagna· eomprende l'istituzione di
reti esterne (externat networking) eome attribuzione essenziale in
inateria eli goVerno regionale. Al fine eli poter realizzare e renelere
concreti gli obiettivi prefissi, laregione, fra l'altro, si e elotata, apartire
elal 1994, eH url'uffido eli collegamento a Bruxelles, grazie al qualesi
eleelica al lob15ying regionale. Poiche, per lungo tempo, le regioni
italiane non avevano avuto il eliritto eli eledicarsi alla benche minima
attivita ufficiale istituzionalizzata e elato ehe, nel 1990, ela parte
elell'Emilia-Romagna erano state prese alcune iniziative in questo senso,
iniziative poi molto rapielamente bloceate da Roma, si feee ricorso a
strutture.interne, gia esistenti: in poche parole, l'Emilia-Romagna elieele
l'incarico di rappresentarla all'ASTER (Agenzia per 10 Sviluppo Tecno
logico elell'Eniilia-Romagna/Bureau pour le Developpement Teehno
logique ele l'En:iilie-Romagne), uno elei suoi centri eli servizio, creati per
aiutare le. PME nella rete dell'ERVET, faeente parte elella societa
regionale eli ipcoraggiamento eeonomico.

Inoltre, al fine eli diventare piu competitiva nella lotta per l'ottenimento
elelle sovvenzioni nel quaelro elei progralmni europei, l'Emilia-Romagna
ha creato, nel ·1988, l'Ufficio Fondi Strutturali CEE (Bureau POUf les
fonds structurels ele la Cormnunaute europeenne), un organismo
collegato alla· 'Giunta Regionale. Per penetrare nei nuovi mercati,
internazionaliizarsi e quineli consolielare anche il sistema delle PME,
nel giugno deI 1988, e stato fonelato il centro trasversale per 10 sviluppo
elelle esportazioni elelle imprese elell'Emilia Romagna, 10 SVEX (Centro
eli servizi per 10 sviluppo elelle esportazioni elelle imprese elell'Emilia
Romagna). Contrariamente all'ASTER, 10 SVEX intervieile principalmente
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al di fuori dell'Unione europea. L'immagine, eos1 delineata, clella politiea
estera di questa regione, viene eompletatadalla presenza clell'Emilia
Romagna in seno al Raggruppamento clelle Regioni Europee (RRE),
creato ne11985, e daIla sua appartenenza ai gruppi regionali cU lavoro
ARGE~ALP e ALPE-ADRIA. In eonclusione, l'Emilia-Romagna, in questo
moclo, clispone cli una vasta gamma cli opportunitä per far valere i suoi
interessi al cli [uori clelle sue frontiere.

2. La collaborazione in dati concreti

a) Le istituzioni

Le istituzioni in carica clell'insieme clelle relazioni cli eollaborazione
regionale perrEmili~7Romagna, sono l'Ufficio Relazioni Internazionali

. CB\.lrealtdesxelations internationales) 17, e ~fr rAssia, rufficia V/2nel
selYfzio Etlfopacli::r 'iMiriisteto della giustizia. e degli affari europei". 11
fatto ehe il "Bureau des relations internatii:male" sia cUrettamente
eollegato alla Giünta Regionale (governo di regione), sottolinea l'im
portanza politica ehe gli viene aeeotdata. Le istituzioni soprannominate
vantano sia un ruolo eentrale per la sistemazione cli reti e eli iniziativa
per progetti, sia un ruolo in qualitä cli interlocutrici in caso cli problemi
intervenienti indipendenti, qualora si tratti di selvizi ministerialVdi
ministeri, di organislru, di associazioni ecc. Lo seopo prefisso e quello
cli lanciare un massimo di progetti che possano, in seguito, funzionare
in modoautonomo, vista la debolezza degli effettivi clisponibili 18. Per
quanta rigmirda i mezzifinanziari, la situazione si presenta come segue:
a tutt'oggi, tutti i progetti clicooperazione e di promozione interna
zionali hanno ciovuto essere finanziati, da parte clell'Emilia-Romagna,
dai budgets degli Assessorati coinvolti. Naturalmente, l'Ufficio d'Assia
degli affaii dieollaborazione, dispone cli un budget ehe pero, nel 1994,
animontava soltanto a 200.000 marchi (700.000 franchi, circa).

.Tuttavia, alla luee di akune leggi promulgate reeentemente dall'Emilia
Romagna per la promozione degli seambi internazionali di giovani,
peraltro con il eonsiglio apportato alle imprese clesiclerose di lanciarsi
negli affari internazionali e clelle eonerete attivita cU apertura cli nuovi
mereati per le imprese della regione, si sono eomunque ereate delle
specifiehe fonti eH cofinanziamento per progetti eH questa nat1.1ra. Sono
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comprese, fra le altre voci, le analisi di mercato, le fiere-esposizioni,
le manifestazioni di infonnazione, i seminari, i laboratori (workshops)
e le pubblicazioni clestinate acl accrescere la notorieta clelle imprese e
dei prodotti regionali 19. Un'altra possibilita cli finanziamento cU progetti
di collaborazione eonsiste nel far ricorso ai mezzi finanziari messi a
disposizione nel quac!ro di aeeorc!i ed intese esistenti fra gli StatL

b) I coltaboratori inte171azionali delt'Emilia-Romagna

L'impegno della regione si articola su clue terreni ben clistinti: cla una
parte, si eoneentra sui rapporti eon diversi paesi in via di sviluppo 20

e, clall'altra, in misura ereseente, sugli seambi eon altre regioni
dell'Unione Europea 21... .

Esistono rela:zioni piu 0 meno. coniinuative, piu spesso specificamente
settoriali, con debIle eollettivita territoriali subnazioriali, in. Chili (Bio-Bio),
inCina (L'iaorifug), in Giappone (Ibaral<:i), in Vietnam' (Bin Tri Thien)
ed in Nicaragua; Inoltre, esistono dei rapporti eon la Moldavia, eon la
eomunita di lavoro delle veeehierepubbliehe dell'ex Jugoslavia e, da
poeo tempo, anehe eon i territori autonomi palestinesi.

Pero, oggi, la prioritä, sia quantitativa ehe qualitativa, viene assegnata
agli aecorcli eon.trattuali cli eooperazione con delle eollettivita regionali
dell'Unione Europea. A partire dal 3 clicembre 1991, esistono simili tipi
cli eollaoorizione, in senso proprio, eon la Region Pays de la Loire;
clal 10 marzo 1992,eon la Generalitat Valenciana in Spagna, ed infine,
clal 29 luglio 1992, eon il Land d'Assia. Esiste anehe una eooperazione
faeoltativa eon' la CommunidadAutonoma Pais Vaseo.

c) Meccanismiec1ite17- di scelta al momento delta costituzione delta
coltaborazione

In primo luogo, le eollaborazioni di regioni rappresentano essenzial
J;Ilente l'espressione di decisioni politiche regionali. Una delle sU'ade
ehe possorioeondUlTe alla loro realizzazione eonsiste nell'intensificazione
e nell'estensibilita di eontatti preesistenticU natura non istituzionale fra
le entitä subnazionali. Frequentemente, alrorigule degU aeeordi di
eooperazione, si trovano l'uliziativa e l'impegno personale di alti
responsabili regionali: in questo easo, si tratta di atti singolari di natura
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soprattutto fortuita ecl altamentepersonale. ,Questo genere eH eontatti,
tuttavia, non garantisee minimamente l'ulteriore realizzazione cli aecorcli
eontrattuali 22.

Piuttosto ehe in funzione cli clecisioni st.rategiche, le collaborazioni
regionali sono spesso il risultato cli una situazione cleterminata, regolata
clalla cloinancla, e clall'offerta, inclotta clall'abilita in materia eH presen
tazione e cli negoziazione, clal potenziale politieo ecl eeonomico
regionale su eH un mereato internazionale. L'esperienza climostra ehe
i luoghi propizi a tale proposito sono i gruppi eH lavoro transregionali
o il RRE CRassemblemet cles Regions Europeennes). Cio fa risaltare
contemporaneamente l'importanza e la neeessita cU un aeeresciuto
impegno internazionale e cli una presenza massiccia clelle regioni.

Fra i principali eriteri 'cliselezione, vi e il fatto cli ritrovare clelle
struttureeconomicl1e,pc'JIltichee socialisimili, clei problem! 'clel
lueclclsifno ordiiie,coslcoine un colon~ pOlitlco i<:ientie.o ocompatibile.
Tuttavia,quesÜsono solamenre eriteri possib'ili, ma non neeessari, ehe
molto spesso legittimano, aposteriori, clegli aeeorcli cli eooperazione
generalmente eonclusi in maniera non sisteinatica 23.

d) Contenuti ed effetti di sinergia delle collaborazioni

Uno clei tratti mareati clella maggior parte clelle eollaborazioni risiecle
riel carattere aperto clel loro programma. Cio appare nettamente ehiaro
per via cldla formulazione molto generale clelle "clichiarazioni cli
intenzione" contenute nel testo clegli aeeorcli stessi. COS!, il eontenuto
di questi aecordi differisee da un easo all'altro e dipende clecisamente
dal tipo di persone implieate. Eeeo spiegata allora la particolare
importanza dell'identificazione clegli obiettivi strutturali e politici eon
eorclanti, degli interessi e clei problemi clella meclesima natura: in breve,
parlando in via generale, clei puntiin comune. 11 sueeesso cli una
cooperazione intenegionale clipencle anehe, e non eerto in .moclo
traseurabile, clalla buona eonoseenza ehe si ha reciprocamente l'uno
clelfaltro e cla una volonta -, e facolta - cli, eomprenclersi. Per questa
ragione, all'inizio cli qualunque progetto di collaborazione, vi e uno
scambio intensivo delle esperienze e delle opinioni cli ognuno clegli
eventuali collaboratori, seambio grazie al quale si possono ottenere clei
sussicli europei. L'apertura programmatica, nel presente easo cli eolla-
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borazione fra rAssia e l'Emilia-Romagna, procluee l'effetto eH trovarsi
cli fronte acl un insieme clisparato in eui e clifficile clellneare i eontorni
clelle iniziative· e' clei progetti gia realizzati, in eui le prestazioni
eonseguite e gli effetti positivi sono clifflcili cla quantificare e cla valutare.
In quasi tutti i campi cli policy nei quall queste clue collettlvita territoriali
hanno delle cOlnpetenze, esistono, in una forma 0 nell'altra, dei rapporti
cli seambio per 10 meno informali. Una prima panaromica clelle attivita
eOluuni eomprencle:

- i eontatti parlamentari;
- la politiea europea;
- la politica economica;
- la politica sociale;
- le attivita per i giovani e le attivita culturali;
- i eontatti 'scientiflci; ,
- i gemellaggi cli dttaecli distretti.
Sebbene 1a •eollaborazione con ,1'Apsia sia piu reeente cli quella eon

le alt.re clue regioni, Valenza ,e Pays cle la Loire, l'Assia ha ben presto
aequislto, in tutti i eampi, la massima importanza per l'Emilia-Romagna
e da prova di una grancle intensita e cli attivita. Apartire clal novembre
clel 1993, si potevano eontare trenta progetti eomuni. Nel settembre cle1
1994 erano 70 e, attualmente, sono eirca 100 24, Tutto questo climostra,
in maniera ehiara ecl inequivoeabile, a quale punto la liuscita cli una
eollaborazione viva in funzione clella pratieae clelle eapacita politiche
effettive clegli intervenienti ehe clevono fornirle un eontenuto politico
e sociale. Nonos.tanteil earattere piu generale, rispetto agli altri aceorcli,
clella formulazione clel loro eonsenso di eollaborazione e malgrado la
rinuncia a stabilire clegli sehemi, la eooperazione fra l'Emilia-Romagna
e l'Assia funziona ineomparabilmente meglio.

Ma adesso, dove si eollacono i risultati potenziali ecl effettivi eH
sinergia clerivanti cla questa collaborazione?

Per l'Emilia-Romagna, l'Assiae interessante grazie al fatto cli essere
una regione ehe clispone cli una Iunga esperienza in materia eH
federallsmo, claro ehe, rispetto acl altre regioni italiane, l'Emilia-Romagna
ha reso manifesti i suoi eonsiclerevoli sforzi cli riforma politica
riguardante laquestione deI regionallsmo edel federa.llsmo 25. L'espe
rienza dell'A:ssia.; in questoeontesto, e preziosa. In compenso, l'Emilia
Romagna e interessante per l'Assia sul piano clella politica europea.,
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poiche e solamente attraverso il processo di regionalizzazione e eH
federalizzazione dello Stato in differenti paesi eüropei, che potra essere
raggiunto 10 scopo prefisso di consolidare il "terzo livello" nel processo
di integrazione europea. Attualmente, l'Italia sembra essere 10 Stato nel
quale questo tipo di processo sia, piu di ogni altro, sllscettibile eH
immediata realizzazione. Lo scambio intensivo liguardante le questioni
di competenza regionale,' di strutture federali e le esperienze fatte in
materia di relazioni intergovernative nei sistemi piu svariati, hanno gia
avuto delle ripercussioni sulla politica italiana dell'Emilia-Romagna: per
quanto concerne l'elaborazione di un concetto per la trasforn1azione
dello Stato regionale italiano in lln sistema federale, il PDS (Partito
Democratico della Sinistra), presente nel governo regionale, ha assunto,
in seno al PDS nazionale e alla sinistra in generale, una posizione eH
guicla.Con tüttaeviclenz;,l;, siorienta secondo l'esempio deI federalismo
tedesc?;Pf1:~l~hnerit~perYia/dei1egainlconi}Assiae con il suo relativo
appoggio.' Oltrealla cobpeiaii6ne in questo 'campo della stnittura
politica, esiste' uno scambio informale concernente le qllestioni di
politica economica regionale. Tale dialogo a11l1nette la presenza sia dei
dlle governi regionali, sia dei partiti politici, nonche dei ricercatori.

Non possiamo dimenticare di citare gli effetti pratici di questa
cooperazione: per esempio, il lobbying, a cui si e gia fatto riferimento,
dell'Emilia-Romagna attraverso l'ASTER si e reso possibile grazie ad un
contratto di sublocazione nell'ufficio di Bruxelles dell'Assia. n problema
di, sapere quali saranno le conseguenze diquesto tipo di vicinato sulle
attivita comllni, resta ancora senza risposta; tuttavia, lascia sperare una
maggiore embricatura ed una maggiore coordinazione degli interessi
di ciascuno a Bruxelles.

L'esempio piu plateale della cooperazione econOlnlca e costituito dalle
misure prese nel settore delle citta termali, settore altrettanto in crisi
nelle dlle regioni e che mette in causa la sopravvivenza di un certo
numero di posti-impiego nelle zone economicamente deboli. Congiun
tamente con la regione collaboratrice dell'Assia, l'Aquitania, e la
comunita aütonoma di Valenza, queste regioni sono riuscite a sbloccare
dei sussidi dell'Unione, per un valore di 150~000 marchi (500.000 franchi,
circa) destinati ad elaborare delle strategie e dei concetti COlnllni con
gli intervenienti locali. Nel maggio deI 1995, a Bad Wildungen,
nell'Assia, si e tenuto un "festival della salute" 26, a scopo pubblicitario
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ed informativo., Nel corrente anno 1996, e prevista la fondazione di
una "Unione europea delle citta termali".

L'esempio appena riportato mette in luce i vantaggi della coopeta
zione intenegionale: la collaborazione delle regioni permette le can
didature e repentine reazioni ai programmi della Commissione europea;
inoltre, procurano risorse finanziarie supplementari alle regioni parte
cipanti. La prospettiva di ricevere dei mezzi finanziari da parte
dell'Unione, ha stimolato la messa a punto comune di strategie di
miglioramento e di maritenimento degli standard di qualita, cosi come
quella dei sistemi di produzione che rispettino l'ambiente. I successi
esistono anche in materia di relazioni con le imprese. Tuttavia, in tutto
e per tutto, a 'paragone con gli obiettivi inizialmente annunciati, la
proporzione dei raggiunti risultati, di, politica economica ,<:li collabora
zione,e molto;debole. Incornpenso, sonOpiu fortile attivita bilaterali
neisettoridell~, gioventu, della cülturae della sdenza. "

Per teazionead una simile constatazione, clapalte dell'Assia si persegue
onnai una strategia di insiemi diprogetti culturali e turistid nel settore
locale con altri, maggiormente posizionati in una politica cli sviluppo.
Cosi, pet esempio, vediaino collegare le attivita di scambio di giovani
patrocinate dagli intelvenienti locali (gruppi, associazioni, sindaci,
consiglieri generali) con temi di politica comunale; fra l'altro, si mira
a callegare dei progetti bilatelari dei settori della politica dell'istruzione
edella formazione professionale con i settori comunali dell'energia e
dell'eliminazione dei residui. Evidentemente, tutto cia nasce dal desiderio
di pervenire ad una maggiore politicizzazione ed a maggiori concreti
risultati. Si tratta ora di vedere quale sara la rillscitadi questi tentativi.

Estremamente interessante in vista proprio di un consolidamento della
collaborazione, e la tendenz<! alla costitllzione di prime reti a livello
comunale ed extracomunale: in Assia, nel distretto di Kassel, per
esempio, alcuni intervenienti della regione collaboratrice, si sono riuniti
in una "Rete Emilia-Romagna - Kassel Land". n loro scopo e quello
di scambiarsi redproche esperienze ed aiutarsi l'un l'altro nelle relazioni
e nello sviluppo di progetti biliterali, cosi come, in modo generale,
nella sistematizzazione e nell'intensificazione dei progetti di coopera
zione. Qllesta evoluzione, nonostante non si possa ancora valutarne
la pOltata, nondimeno si presenta attualmente gia interessante, per il
fatto che si ripercllote slllle struttllre interne delle regioni: la coope-
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razione inter~regionale offre l'oeeasione di un rafforzamento 0 altneno
soltanto della ereazione di una eooperazione intra-regionale. Laclclove
queste tenclenze osservabili si manifestino e laclclove numerose altre
reti vengano eostituite, la densita delle relazioni fra gli intervenienti
10eaH e regionali si accresce.

Gli effetti positivi deI trasfelimento cli eultura, indotto cla una
eollaborazione regionale, possono anehe essere climostrati sull'esempio
della eooperazione dell'Emilia-Romagna edella Comunita autonoma di
Valenza. L'attivita di external networking, in questo easo, ha reso
farniliali i rapporti clella regione spagnola eon ERVET e ha dato l'impulso
per la creazione di una societa adatta all'incoraggiamento eeonomieo.
In partieolare, dato 10 statuto piu favorevole elelle eomunita autonome
spagnole rispetto alle regioni italiane sul piano istituzionale, finanziario
e giurielico, ilsistema elf ineoraggiamento loeale ha finda ora superato
il Sist~IllaER\7J1::Cin"piestazioniedefficae.ia. '". ',"", '

'b.figiJiariimerirebilatel'ile,,' la 'eollabol'aziolre' fra l'Emilia-Romagna, e
Valenza, eatttlaltnente'divenüta una coopefazione multiregionale alla
quale partecipa anehe l'Assia. L'Assia ha messo a prafiuo i eontatti
italiani per instaurare una eollaborazione de facto eon la eomunita
autonoma spagnola, anehe in assenza cli aeeorcli formali. In questo caso,
ci troviamo in presenza eH un nuovo fenomeno: sulla base eH logiche
bilaterali, le regioni implieate eostituiseono delle reti di relazione aparte,
non essenclo esclusa la sovrapposizione, ovvero l'integrazione facolta
tiva durevole nella rete di relazioni della regione eollaboratrice.

La eostituzkme di una rete multiregionale, el'altronde, era esplicita
mente inclusa nella "dichiarazione di intenzione fra Emilia-Romagna ed
Assia", in eui viene stabilito ehe "Le parti si aeeorclano per continuare
a sviluppare la loro eooperazione verso l'esterno. A questo seopo,
entrambe eereano di allaeciare dei rapporti eon altre regioni al fine cli
promuovere l'integrazione europea attraverso la eooperazione cliretta
delle regioni per realizzare, eos!, il progetto di eonsolidamento deI terzo
livello' in una Europa delle regioni". La relazione triangolare di
eooperazione regionale fra l'Italia, la Spagna e la Germania, dimostra
chiaramente ehe il fattore piu importante non e tante il quadro
eontrattuale formale, bens! la realizzazione sul piano pratico della
eooperazione interregionale, e ehe ogni aecordo di questo genere non
fornisee, cli per se, alcuna informazione sull'effettivo rendimento e

138

L'Assia - una collaborazione regionale

sull'intensita clella cooperazione. In tutti i easi, gli aeeordi eH eollabo
razione sembrano essere un valiclo mezzo per entrare in una rete di
relazioni esisterite e/o per la repentina eostituzione' di una rete giusta.

Oltre ai vantaggi eeonomici reciproei ecl il rafforzamento clel ruolo
politico elel "terzo livello", la creazione eH reti esterne (external
networking) eomporta una eomponente ielentificatrice. Dato ehe si tratta
eH rappresental'e una eultura regionale su cli una seena internazionale,
intervengono elei proeessi di elefinizione eli se stessi e, elunque, un
eonsoliclamento clelle ielentita regionali. La rappresentazione eulturale
sotto forma di esposizioni, cli pubblieazioni e di seambio intensiva clella
gioventu, eoinvolge in questo genere di processo, per la prima volta,
al fianeo eli eoloro ehe elecielono per le regioni in ambito eeonomico,
istituzionale 0 altro, la popolazione a eui viene clata, per 10 meno, la
possibilitaeli agire su pareeehilivelli. Eeli proeessi eli autootganizzazione

"eos! avviati, aggiungono ancora~,' questa jo~'ma di l~isveglio, una
consapevqlezzPi' eH appartenenza regionale. ' ' '

La eooperazlbne regionale non potra sopprimere la eoneorrenza
eeonomica gia esistente e, indubbiamente, sempre in erescita fra le
regioni. Nonclinleno, le eooperazioni orizzontali, integrative, POSS0110
seatenare degli effetti eH sinergia di reciproca utilita: Per questo fatto,
uno dei eompiti sempre piu importanti dei governi regionali eonsiste
nel fare attenzione ehe vi sia un buon "melange" eli eoneorrenza e eH
eooperazione., La eooperazione eon la regione Emilia-Romagna offre
all'Assia in materia eli ineoraggiamento e di sviluppo eeonomico, cli reti
eli PME, eli eentri eli selvizio, di politica elelle infrastrutture 0 eli eultura
politiea, un agguerrito potenziale eli proeessi diapprenelistato e eli
trasferimento, faeendo eos!, cli questa regione italiana, un partner
particolarmente prezioso.

Resta da veelere, sul piano pratico, in quale misura l'Assia e l'Emilia
Romagna sapranno sfruttare questo potenzilae di effetti cli sinergia. Cio
vale soprattutto per l' economy 01regionalism, ovvero per la promozione
dello sviluppo,elella politica teenologica edella cOnselvazione dell'im
piego. Quanto a sapere, poi, in quale modo laeollaborazione si
ripereuotera alungo termine sulla learning eUlve di ciaseuna elelle elue
regioni, - ehe e eH decisiva impoltanza per la eolloeazione eeonomica
e politicaelelle regioni nella eoneorrenza (all'ammodernamento) inter
nazionale, solo il futui'o potra elireelo.
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e) Gli intelvenienti,

La disparita degli attori edella loro importanza politica e tanto vasta
quanto il campo degli stessi temi politici. La ganuna va da ministeri/
servizi ministeriali e da rappresentanti della politica comunale fino alle
associazioni cU mogli di agricoltori, passando attraverso le universit:i,
i sindacati e le unioni di enti per il turismo.

La cooperazione e particolarmente stretta fra ERVET ed il suo
"rampollo" ASTER, ed il suo equivalente d'Assia, la HLT (Hessische
Landesentwicklungs - und Treuhandgesellschaft Wirtschaftsförderung
Hessen Investitionsbank AG), fra le Camere regionali di commercio e
d'inelustria, cosl come fra queste ultime e le prime nominate. Sono essi
stessi responsabili di un vasto numero di progetti, ma anche, almeno,
parti interessate nella maggior, parte dei progetti. Nel campo della
giOy~ntU,tHessiscller.Jllgeripring e diventatQ. il)uaggior intelyeniente
indipendeJ:lte~ ,La '. collaborazione e molta seritita fra i partiti delle, due
regioni, soprattutto fraPDSeSPD, fra gli ecologisti di Bündnis 90/Die
Grünen e Verdi.

LE ALTRE COOPERAZIONI: L'AQUITANIA E JAROSLAVL

1. L'Aquitania - 1l1l partner in Francia, finalmente

La cooperazione fra il Land d'Assia e la Regione cU Aquitania e davvero
di recentissima data: il protocollo di collaborazione e stato firmato il
1 novembre deI 1995 a Wiesbaden. Poiche nel caso dell'Emilia-Romagna
i primi contatti sono stati stabiliti su di un piano alquanto personale,
i rappresentanti deI Dipartimento degli Affari Europei dell'Assia e la
Segreteria Generale agli Affari Europei ed alla Cooperazione Interregionale
der Consiglio Regionale di Aquitania, si sono incontrati a Bruxelles, nel
corso di svariate manifestazioni europee. L'importanza politica e la lunga
storia dell'amicizia franco-tedesca al livello nazionale, si sono rivelate
due fattori di considerevole motivazione nella reciproca ricerca cU una
regione collaboratrice. Nel corso degli anni 1994 e 1995, le idee si sono
rapidamente concretizzate. La data della firma deI trattato ha comunque
subito 'parecchi rinvii, dovuti in parte, secondo gU osservatori politici,
alle elezioni presidenziali e municipali in Francia.
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Nondimeno, alci.ll1e attivita cOluuni sono gia state lanciate prima della
firma ufficiale del protocollo. Si t:ratta di piccoli "progetti~pilota" come
un congresso di delegati delle stazioni telmali che riunisce i partecipanti
di quattro regioni europee CAquitania, Emilia-Romagna, Valenza, Assia)
e che ha avuto luogo nel maggio deI 1995 a Bad Wildungen (con il
sostegno finanziario dell'Unione), una serie cH films sull'Aquitania a
"Hessentag", un'importante fiera annuale. Inoltre, sono stati presi dei
primi contatti fra le Camere di Commercio e dell'Industria delle due
regioni, cosJ: come sul piano universitario. Altri progetti previsti
riguardano un sistema cH, stages proposti agli studenti, un importante
progranuna diricerca nel campo della biotecnologia, la forl11azione
comune cH esperti deI restauro, la cooperazione dei viticoltori delle due
regkmi ed uno' stretto scambio fra i due Comitati cH Turismo 27,

, Per quantorig~lardaimezzi finanzjari,~,necessarionotare che questa
nüovacodpel:afIone nOI1 haportatolinaul11entd deI budget dell'Assia
per gli affari t)uropei. Di consegLienza;le apportLll1ita cH realizzare
importanti progetti, appaiono molto ,limitate, tantd .piu 'che Ie compe
tenze delle regioni francesi 28 sono meno estese cU quelle dei Länder
tedeschi. Talefatto limita apriori la scelta delle iniziative comuni.
Attua1l11ente, malgrado la soddisfazione cU aver finalmente trovato un
partner francese, la collaborazione con l'Aquitania viene ancora con
siderata come una specie di complemento alla cooperazione esistente
con l'Emilia Romagna, che eben rodata e che restera, secondo il parere
dei responsabili, uno dei maggiOl"i interessi deI govemo d'Assia 29,

Paragonato' alla dichiarazione di cooperazione firmata nel 1992 con
l'Emilia-Romagna, il protocollo riguardante l'Aquitania appare piu
concreto, in riferimento alle rispettive competenze dei partner: per
esempio, vengono citati "i campi dell'economia, della ricerca, dell'agri
coitura, dell'istruzione, della formazione professionale edella cultura".
Si tratta, quasiesattamente, dello stesso campo di competenze della
Regione cU Aquitania. Un'altra novita si trova riportata in un paragrafo
che ricorda che "la loro cooperazione si effettua, senza recare danno
alle azioni che, per mezzo della cooperazione interregionale, le due
regioni si propongono di intraprendere, oppure hanno, gia realizzato
con altre regioni d'Europa (. ..)". Dunque, si tenta cU evitare una
situazione di concorrenza fradifferenti collaboratori. Inoltre, si invitano
le altre regioniad "associarsi a questo protocollo", Infine, Fobiettivo
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di ottenere dei mezzi provenienti da Bruxelles, in questo protoeollo,
e espresso in modo molto franeo e diretto: le due regioni "eonvengono
(. ..) di eereare i sostegni finanziari nell'Unione Europea per la
realizzazione di progetti di eooperazione (. .. )" (Land Hessen, Abt. für
Europaangelegenheiten, 1995).

Nanostante le differenze strutturali - 10 statuto e le eompetenze eH
una regione franeese a paragone eon un Land tedeseo, la differente
proporzione territoriale (su circa la meta della superficie dell'Aquitania,
l'Assia eonta il doppio di abitantO ed il peso supeiore deI settore
agricolo e del settore turistico d'Aquitania - le "condizioni di partenza"
di questa nuova cooperazione appaiono, eomunque, promettenti.
Seeondo il diseorso deI Ministro-Presidente I-lans Heichel, nel eorso
dellacerimonia di gemellaggio, i punti COlUlll1i fra le due regioni sonG
moltepliel. Per l'Aquitariia, ehe fino a questo momento eoneentrava le
su~ ~t1iyita,il}terJ;la7;iönalisullavicinapenisola ibericae l"'Areo At!antico"
(Cons.R~g. d'Aquitaru< 1993), üti"appöggio;' nel pienoeentro
dell'Eur()pa ehe si apre vei'so l'Est, potrebb~' essere una earta vineente.
Per quanta riguarda l'Assia e la sua econonii~'fortemente orientata verso
l'esportazione, sono auspicabili dei rapporti approfoncliti eon la Francia,
il "partner numero uno" sul piano eeonomieo.

Le due regioni sono earatterizzate da un eentro dominante (citta
di Bordeaux/agglomerato deI "Rhein-Main", vicino a Franeoforte) e
da territori periferici riselvati all'agrieoltura e dotati di una infrastruttura
piuttosto debole (Pirenei, Perigord/Assia settentrionale, Assia orientale).
Sul piano eeononiieo, sonG presenti grandi gruppi internazionali e
nazionali (Ford, Elf Aquitania, Dassault/Opel, Voll\:swagen, Hoeehst)
da un lato e,dall'altro, una grande rete di PME-PMl, spesso dei
subappaltatori altamente specializzati. n tessuto eonnettivo, molto
spesso, delle universita e delle istituzioni di ricerea, tanto rinomate
in Aquitania, eorrisponde veramente a quella dell'Assia. Infine, queste
due regioni sono, per eOS1 dire, perdenti dalla fine della guerra fredda.
In Aquitania, questa situazione ,si manifesta eon la erisi clell'inclustria
aeronautiea; in Assia, eon' il ritiro delle truppe tedesche ecl americane
ehe, insediate nei territori debolmente strutll.lrati,. vicino all'antica
"eortina cli ferro", eostituivano sovente l'unico fattore eeonomico delle
dtta. La eonversione degli spazi militari e dell'inclustria belliea e clunque
all'ordine deI giorno.
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Fonte: "Stato dei mondo 1996", 11 Saggiatore.

2. Jaroslavl - Ulla "porta" sulla Russia?

La seonvolgimento politico in Unione Sovietiea ha provoeato la forma
zione di nuovi Stati, ma anehe un'aeeresciuta responsabilita delle regioni
dei eomuni. La loro principale preoeeupazione equella cli evitare il declino
eeonomieo eon tutte le eonseguenze politiehe e sociali ehe ne derive
rebbero. Al fine cli realizzare questo seopo, non esistevano, sul piano
regionale, ne strategie, ne eompetenze. L'Ovest e clunque ehiamato ad
offrire il suo aiuto. Con un grado cli eonsiderevole eonqistenza, questo
eompito viene assolto dai programmi dell'Unione (TEMPUS, ete.). Pero,
tutte le parti hanno egualmente espresso illoro desiderio di stabilire clei
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contatti allivello regionale. I1 principale interesse della parte russa equelle
di trovare un accesso ai mercati della Comunita e cU ottenere degli aiuti
per riorganizzare l'amministrazione e l'economia. Naturalmente, si cer
cano anche degli investitori. Le cooperazioni, dunque, secondo l'opinio
ne dei responsabili, dovrebbero migliorare le proprie conoscenze sulle
strutture e sulle condizioni particolari dei luogbi industriali in Russia ed
intraprendere n1igliori relazioni economicbe con l'Europa dell'Ovest. Agli
occbi dei collaboratori occidentali, nell'ex URSS, si apre un gingantesco
spazio economicoin cui e necessario essere presenti in tempo utile.

Gli orientamenti economici erano sicuramente decisivi per la conclu
sione c!i un trattato di cooperazione Fra il Land cH Assia e l'Oblast
Cregione) di ]aroslavl. La scelta cU questa regione e dovuta al fatto che
un gemellaggio fra le citta di]aroslavl e di Kassel era gia esistente. Inoltre,
grazie allaßuaJavprevole posizklli.e geografica; ]aroslavl costituisce umi
"porta'!.sullo spazioecoriomicorusso .. Que,sta citta e una piattifoima .
g'irevole; tollegata, 8,ttr:aversOvarie vie fluviaU;al Mai' Nero, a1 Mar Baltico
edah'nare Artico; tranlite fen:ovia si ricollega alla ferrovia transiberiana.
La regione;la cuisuperficie supera quella;dell'Assia di circa la meta,
conta un milione e mezzo di abitanti. L'industria occupa un molo
maggiore neUa struttura economica.

I1 trattato e stato finnato nel 1991 e, un anno piu tardi, e stato
inaugurato unufficio cU cooperazione a ]aroslavl. La sua funzione e
quella di promuovere dei contatti allivello Imprenditoriale, di sostenere
la formazione di un sistema amministrativo e di intensificare gli scambi
culturali. Per quanto riguarda gli obiettivi, bisogna constatare che la
cooperazione economica non ha soddisfatto le esigenze. Attualmente,
si limita ad un piccolo numero di PME dell'Assia. Vistala si111azione COS!
instabile in Russia, pare che, per quanto riguarda gli investimenti, i
collaboratori potenziali dell'Assia siano particolannente restii.

In campo amministraÜvo e stato apportato un sostegno. piu solido.
Alcuni esperti mssi si sono preparati e formati attraverso stages e corsi
tenuti nell'Assia. I1 campo dei rapporti culturali si rivela molto piu attivo
di quello dell'economia:a ]aroslavl, nel 1994, e stato inaugurato Lin
"centro di incontri Kassell]aroslavl, con 10 scopo di migliorare l'infra
struttura culturale. Questo tipo di contatti si estende anche alla coope
razione scientifica delle universita di entrambe le citta, CoS! come agli
scambi fra associazioni e clubs.
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Nel quadro di questa cooperazione, il governo dell'Assia cerca di
incoraggiare la creazione di nuovi gemellaggi per meglio consolidare
la fiducia e le relazioni amicbevoli al livello dei cittadini. Attualmente,
e molto difficileprevedere se altri effetti positivi, sia sul piano politico
amministrativo che economico 0 ecologico, verranno raggiunti in
seguito. Per progreclire in questi campi, i collaboratori occidentali, da
parte loro, dovrebbero premiere in considerazione piu seriamente Je
specificita nazionali russe. Da parte sua, la Russia dovrebbe pervenire
ad una migliore stabilita politica ed economica; dovrebbe abbattere le
sue vecchie stmtture sociali, soprattutto impedire il persistere deI potere
dell'antica nomenclatura.

CONCLUSIO]\jE

I1 funzionamepto. deUa ·coopera~iOrie. interregionale '.• trova il proprio
equilibrio attra';erso iI lavoro in comune altamente personalizzato ed
il preciso cont1:bllo delle diverse istanzeistituzionali; giuridicbe, finan
ziarie e, naturaJmente, politicbe dei responsabili implicati. Per quanto
riguarda idati di base Canche nazionali) e Je opportunita di azione,
COS! come le .molteplici variabili cbe possono sopravvenire, ogni
cooperazione bilaterale si sviluppa in modo deI tutto particolare. E
necessario cercare sempre nuove strade che consentano la coopera
zione anche in quei settori in cui una delle due regioni non ba affatto,
oben poco, potere decisionale 30. La vera difficolta e la reale fragilita
delle collaborazioni regionali risiedono nell'obbligo incessante di iden
tificaredei punti comuni, anche in caso di dissomiglianze infrastrutturali
e alliveUo dei problemi da risolvere cbe, di fatto, avvicinano le regioni
di frontiera.

I1 successo 0 l'insuccesso cli una cooperazione. interregionale sono
in funzione di un ristretto numero di moltiplicatori. Anche se fino ad
oggi questa situazione si presenta ancora molto vantaggiosa sul piano
della flessibilita; poiche non sussistono lungbe· procedure burocratiche
da seguire fra l'iniziativa di un progetto e lasua realizzazione, l'alto
livello di personalizzazione e pero pOltatore cU rischi:' nel caso cU un
non funzionamento 0 di un cattivo funzionamento della comunicazione
personale dei moltiplicatori, oppure, se dopo la fase iniziale degli scambi,
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la cooperazione non si stabilizza, ovvero se non perviene ad un livello
qualitativo superiore, la collaborazione e direttamente minacciata da un
prevedibile insuccesso.

Nel contesto della politica regionale esterna, in particolare nella pratica
della collaborazione interregionale, esiste una serie eH questioni da risol
vere, di contraddizioni, di deficit e di problemi: principalmente per il fatto
ehe si constata una mancanza eH esperienza in materia di cooperazione
interregionale ed a causa delle circostanze, piu spesso arbitrarie, della sua
nascita - ehe frequentemente si presenta con obiettivi e concetti indistinti
- la viabilita di questa relazione rimane ancora troppo affidata al caso,
gestita secondo i principi del trial and error. Un altro problema a tutt'oggi
non risolto, e quello per il quale molte eollaborazioni bilaterali non sono
sempre cangi\..Jnte da reti, la qual cosa puo spIamente nuocere all'utilita
e ali'efficaCiadella: cOQperaiione, quando,.; addirittura, non ne viene

"osticolat~". C:Ösll'Assiae l:EiriiliaRömagna, P"el' eseilipio, ehe eoopetano
in modo malto stretto, hann9 eollaborazioni differenti in Francia: la prima
con l'Aquitania, la seconda con i Pays de la Loh~e. L'A:,;sia inoltre, intrattiene
una reale eollaborazione con Valenza, region.e ehe, a sua volta, e legata
con aeeorcli ufficiali allaRenania deI Nord Westfalia; tuttavia, quest'ultima
eollaborazione funziona molto meno validamente del rapporto non uf
ficiale con l'Assia. Invece di cooperazioni triangolari 0 multiple intensive,
esistono delle logiche bilaterali prevalenti.

Rispetto alle attese, i benefici economici della eollaborazione perman
gonG scarsi. Pero, gli scopi eeonomici non dovrebbero essere eonsiderati
prioritari. L'attenzione dedicata ai settori della politica edella gioventu,
sociale e culturale, rappresenta un'evoluzione ehe, almeno sotto il punto
di vista dell'intesa dei popoli, merita ugualmente di figurare al primo
posto fra gli interessi perseguiti. E, tuttavia, si tratta di un obiettivo
piuttosto traseurato fino ai giorni nostri. Questa eonsiderazione rende
necesario un cambiamento eli mentalita da parte degli intervenienti, per
quanto riguarda le opzioni di societa e di politica ehe rientrano nel campo
delle eollaborazioni regionali. Un altro criticabile aspetto e quello della
pratica attlJale ehe consiste nel far conoseere i eollaboratori solamente
ad un "pubblico scelto", invece di organizzare una massiccia campagna
pubblicitaria. La notorieta delle collaborazioni ed il grado d'informazione
su di loro, e ancora debole. 11 grande pubblico non si e accorto affatto
delle collaborazioni regionali.
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E aneor troppo presto per poter dire quali saranno gli effetti delle
unioni interregionali sulla politica europea. Fino a quanclo il lavoro in
seno al "Comitato delle regioni" non sara stato notevolmente migliorato
e fintantoehe in questa istanza si eontinuera a votare eonformemente
alle frontiere nazionali, le risonanze politiche e l'autenticita della
cooperazione interregionale resteranno confinate in limiti molto stretti.
D'altro canto, k collaborazioni regionali hanno un'influenza positiva sul
"Comitato delle regioni" a Bruxelles, poiche quest'ultimo funge da
collegamento acl un numero sempre crescente cli richieste e di iniziative
transnazionali, in modo tale ehe le strutture mentali ecl i modi cl'agh'e
tradizionalmente ancorati ai concetti nazionali, a lungo andare, potranno
clivenire piu elastici.
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NOTE

1 Solamente dopo le elezioni dei 1995 si impose una coalizione (con i Verdi).

2 Per quanto riguarda le competenze delle regioni nei paesi-l11embridella Comunita,
confrontare Engel,. 1993.

3 Cfr. 45b dei regolamento degli affari dei Bundesrat. Tale regolamento ha costituito
l'oggetto di numerosi discussioni fra gli studiosi, esperti dei diritto costituzionale in
Germania.

4 Il Presidente della Commissione,]acques Delors, si presento, nel febbraio del1991,
davanti al parlal11ento dei Land di Baviera, COl11e sostenitore del principio di sussidiarieta,
dichiarando ehe "Ie regioni potrebbero colloearsi eome il terzo piano europeo, dopo
la Comunita ed i paesi-mel11bri". (Süddeutsche Zeitung 2/3, febbraio 1991, cit. da Müller-
Brandeck-Boquet, 1991, pag. 19). .

5 Cfr. la dichiarazione di cooperazione fra l'Assia e l'Emilia-Rol11agna dei 29 giungo
1992, il memorandum della "quadriga europea" deI 9 settembre 1988 ed una intervista
con Lothar Späth, l'ex Ministro-Presidente dei Baden-Württemberg su 1f1i11schajtswoche,
n. 31, 1986.
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6 Cfr. nella prefazione della dichiarazione di eooperazione Fra I'Assia e I'Emilia
Romagna del 29 Iuglio 1992: "eon il preciso intento (. ..) cli eontribuire allo sviluppo
della prosperita delle due regioni (. ..), Ia Regione dell'Emilia-Romagna ed il Land
d'Assia si impegnano, nel e011lune interesse e nel quadro delle Ioro competenze, a
promuovere ( ...) dei rapporti e degli seambi fra istituzioni ed imprese". Simili obiettivi
sono stati espressi nei trattati fra il Land di Baden-Württemberg e Ia Catalogna, Ja
Lombarclia ed il Rhone-Alpes, in eui si pone I'aeeeritö soprattutto sulla cooperazione
fra Ie PME-PMI. Cfr. Ie cliehiarazioni eomuni dei governi deI Baden-Württemberg e
Ia Catalogna (3 novembre 1988), Rhone-Alpes (17 giugno 1986) e Ia Lombardia (30
maggio 1988).

7 Dall'intervista eon Böhmeke-Tillmann, inearicato al Dipartimento clegli Mfari
Europei dei Land cl'Assia, clicembre 1994.

BNe11990, i membri della "quadriga europea", per esempio, hanno finnato una earta
per Ia protezione delI'ambiente ehe non e mai stata posta in essere.

",9Nel easodel Baclen-Württemberg, e soprattutto I'impegno personale cli Lothar Säth,
"all'epCJ<:aMinis~·o~Presidenfe.del Lal1cl; ehe ha dato I'ayY10al progetto della "quaclriga".
In..A~sif\;.]'iniziativacli'hinciare];teobperazioneconrE;rnilia-Romagna estatail risultato
di uneollüquici fra un fünzionarlo dell'Assia dell'ufflqO cli Bruxelles ed UI1 professore
italiano, ehe "si sono incontrati - piuo meno per combinazione - a Bruxelles e ehe
hanno discusso l'argomento della eooperazione, per poi proporre ai Ioro rispettivi
governi regionali. cli esaminare la possibilitii cli uni! simile operazione. Per quanto
riguarda Ia Regione di ]aroslavl, in Russia, Ie fonda,menta cli questa eooperazione si
trovano alla base di un gemellaggio fatto fra due dtta: Hans Eichel, prima dellasua
elezione a Ministro-Presidente d'Assia, sindaeo della citta cli Kassel, ha ereduto in questo
progetto e I'ha esteso d<!1 pi<!no eomun<!le al piano regionale.

10 Ha. trovato il suo punto culminante nel reeente dibattito, nell'ambito dei tema
regionalismo/federalismo, sull'ampliamento delle eompetenze delle regioni e I'esigenza
di una profonda riforma dello Stato in relazione conI<! erisi dello Stato italiano, apartire
dagli inizi degli anni '90.

11 Sueeessivamente, Ie regioni sono eomunque riuscite acl ottenere delle eoneessioni
da parte dello Stato e (poeo "regionalofilo") da parte dei tribun<!le eostituzionale, nel
e<!mpo della promozione eeonomiea e eulturale delle regioni <!ll'estero. In questo easo,
e neeessario menzionme, in partieolare, Ia sentenz<! n.170/1975 del 3 Iuglio 1975; il
Deereto 616 ed il suceessivo Deereto dei P.C.M. (presidente del Consiglio dei Ministri)
dell'lI marzo 1980, eosl eome, reeentemente, il D.P.R. (Deereto clel presiclente dell<!
Repubbliea), datato 31 marzo 1994.

12 A proposito del significato clell'iclentita region<!le, Holliclay emette una riserva
importante ehe si trova eonfermata clall'esempio dell'Emilia-Romagna: "13 necessario ehe
venga f<!tt<!, in, quest<! sede, una distinzione elite-massa: nell'<!t1:uale livello di sviluppo
regionale dell'Europa oecidentale, pub essere suffieiente per una identita regionale
eompenetrare soltanto quelle elites ehe vemmente sono eonsistenti ed interagiseorlo
con i governi regionali, piuttosto ehe Ia mass<! stessa della popoI<!zione". (Holliclay,
1994, pag. 12).
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13 Presso Cooke/Morgan, 1993, si trova un inventario sistematieo clelle eonclizioni
neeessmie per attume il netw011dng eon sueeesso, eonclizioni tutte eonfermate (<!Imeno
tenclenzialmente) clalla pratica clell'Emilia-Romagna.

14 Dato il fatto ehe eon una parte totale clel 10,5% (1991) l'El11ilia-Romagna e la
quarta regione esportatrice clel paese, subito dopo il Veneto, il Piemonte e Ia
Lombarclia, in quel eontesto, si trattava di un<! eondizione neeessaria. L'Emilia
Romagn<! cont<!, inoltre, il piu forte t<!sso di ineremento clell'esportazione (Unione
regionale Camere di Commereio dell'Emilia-Romagna, 3/1993, pag. 105 e seguenti).

IS Risultato cH pareeehi incontri e eolloqui con i direttori dei servizi cli eooperazione
regionale dell'Assia e dell'Emilia-Romagna, Antonio Zini e ]an Böhmeke-Tilll11ann, in
giugno, Iuglio e dicembre deI 1994 <! Bologna ecl a Wiesbaden.

16 Si <!ggiung<! ehe la Commissione considera I<! parteeipazione di una regione di
prima eategoria" particolannente suseettibile cli ineoraggia11lento.

17 Allo seopo eH eS,tendere l.e attivitä di politica estera- ed esplicitamente quelle
eeCJnomiche' - e.:'di" attribuii'e loro,' un ,piu, ampio, fcindamerlto;. <!ttraverso, questa

'istitLlzion'e, si. e s~~ato ~1110 strumento ehe' dispone 'delle 'l'icI1iesfe' capaClta' cl'azione.

1BQuattro peidone per I'intera El11ilia~Romagna,'ton una debole divisione dei
eompiti.

19 Le misure ehe riguardano le attivita di promozione, sono state inserite nell'ambito
dell'Assessorato artigianato, industria, commercio e eooperazione. La Legge regionale
n. 21/83 pennett~, anehe per. il settore delle attivita internazionali, il finanziamento
dei 'programmi operazionali di sostegno per un periodo cH pareeehi anni.

20 Con la promulgazione delle Leggi regionali n. 9/99 dei 9 marzo (Paltecipazione
della Regione Emilia-Rol11agna ai programmi statali cli eooperazione eon i paesi in via
di sviluppo), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 22, 13
marzo 1990, n. 14/90 del 21 febbraio 1990 (Iniziative regionali in favore clell'elnigrazione
e clell'immigrazione - nuove norme per I'istituzione della consulta regiomile clell'emi
grazione e dell'i11linigrazione), pubblicata sul Bollettino Ufficiale clella Regione El11ilia
Romagna n. 17, 26 febbraio 1990 e, infine, n. 4/90 clel 1° febbraio 1994 per la
promozione clelle' iniziative della pace e clell'amicizia fra i popoli (Iniziative per la
valorizzazione dei principi della pace, della eultur<! multietnica edella soliclarieta fra
i popoli), pubblic<!ta sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagn<!, n. 10, 3
febbraio 1994, le iniziative dell<! regione, in questi settori, sono state rese possibili e,
contemporaneamente, hanno ricevuto un fondamento giuridico.

21 La regione clell'Emilia-Romagn<! ha eereato cli ritagliarsi uno spazio di manovra
grazie acl un import<!nte proeesso di autoriforma ehe compona il voto di un nuovo
statuto regionale; nel luglio deI 1989 (aceettato d<!1 parlamento di Rom<!, con la Iegge
n. 336, il 9 novembi:e 1990, pubblieato sull<! Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian<!
dei 21 novembre '1990). 11 nuovo st<ltuto e earatterizzato daldesiderio di rafforzare
si<! Ia eooperazione interregion<!Ie eon le altre collettivita territoriali deeentmlizz<!te
e eon gli intervenienti priv<!ti, sia I<! eoopernione estern<!, ovvero Ia cooperazione
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eon le regioni italiane 0 dell'Unione, eos! eome eon le istituzioni della Comunita.
Nel nuovo statuto, principalmente I'articolo 4, § 2,3 e 4 ehe riguardano la politica
esterna.

22 Per esempio, l'Emilia-Romagna, per lungo tempo, ha portato avanti dei eontatti
parlamentarl informali eon illand di Baden-Württemberg, senza per questo riuscire ad
instaurare 'una eollaborazione ufficiale eon questo "motore".

23 Per esempio, nel momenta in cui l'Emilia-Romagna ha cercato un partner adatto
in Germania, tale regione si e interessata ad alcuni länder molta differenti nella loro
stmttura, quali la Saar e la Renania Settentrlonale-Vestfalia. Quest'ultima, non
interessata, proeuro, tuttavia, dei eontatti eon l'Assia con la quale [1.1 trovato un aeeorclo
immediato.

24 Il termine cli progetto, in questa secle, viene preso in eonsiclerazione in sense
ampio e riguarda delle manifestazioni uniche e gli seambi di opinione, quali la
ereazione di strutture durevoli 0 delle iniziative eomuni di fronte alle istituzioni e
negli Oi'gani dell'Unlone Europea.

. i')?;.rri~it:)1le:c()nda,ionibaidl~ t: Ja roscaria,rEmili~-Romagnafa partedelle r~gibni .
"; '" :pü:i c;atrive 'in;.)~~iq·ill;~~nl;6Y9r~gi6nalisri:r6 ,itali~nö!~;;', '.' ',. _"',, ,_

. 26 Un secondo festival cli questo lipo e previsto n€ü1996 a Salsomaggiore, in' Einilia
Romagna:

,27 Secondo le idee espresse da Valacle e cla EidleI al momento della firma clel
protocollo deI 1° novembre 1995 a Wiesbaclell.

28 Per quanto 'figuarda queste competenze, eorurontare il numero speciaJe cli
Regional Politics & Policy, 'iThe End of the Freneh Unitary State? Ten Years of
Regionalization in Franee", n. 3/1994 eos! come, per un paragone Francia-Gennania,
Engel 1993.

29 Questo punto cli vista e stato formulato da Böhmeke-TillmmID, i.nearicato al
clipartimento degli affarl europei, nel eorso cli una intervista rilasciata nel dicembre
clei 1994.

30 Uno dei tratti caratterlstici della relazione ehe unisee l'Emilia-Romagna ed i Pays
de la Loire, e 10 seambio, di eerto relativamente intensivo, nel campo clella formazione
iniziale, eontinuativa professionale e seolastiea, ma anehe vero ehe le relazioni si
fermano pratieamente a quel punto.
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Kenichi Ohmae:
la fine dello Stato-nazione

di Renzo DeI Ca17ia "

La motivazione':economiea fondamentodel fom~a1isdegliSt~ti-nazione,
in. Emopaneljsec.oloscqr?o, f?j'esig~nza,(#fo~'nireuna struttura
gimidic'O-poHti~äal "i'nereatounieo nazloi1äle"di cbseuno cU lora. Il
mereato nazianale fu l'elementounificatore dell'eeonomiadi quei paesi
attraverso un'ünica area monetaria ed ün'unica zona eeonomica in via
di omogeneizzazione ehe aboHva' dazi, balzelli e barriere tra i mini
Stati preesistenti ed unifieava pesi, misme eposte, inerementando la
rete stradale, ferraviaria e, poi, telefonica e telegrafica.

Basta citare gli esempi dell'unificazione italiana 0 di quella gennanica
dove "la lega doganale" tedeseaed i "eongressi degli scienziati italiani"
preeedettera ed aeeompagnarano le lotte politiehe per I'indipendenza
e l'unitl.

Fu attraverso questa unificazione di strutture eeonomiche eontempo
raneatnente all'unificazione delle sovrastrutture politiche, e giuridiche
ehe si formo in quelle nazioni 10 Stato moderno, supportato
ideologicamente dalla neeessitä di un'uniea "patria" eosJ: eome era stata
pensata nell'epoea dei romanticismo.

Al pari della eompetizione eeonomica tra i vari "mereati nazionali",
la eompetizione politica tra i vari Stati-nazione e la competizione
ideologica tra 'le varie "patrie" saranno all'origine delle guerre che
costelleranno gli ultimi anni e culmineranno nei genocidi dei due
eonflitti mondiali, dei XX seeolo eon duecento milioni di mortL

* Avvocato e scrittore

Federalismo & Societa, III, 2, 1996
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