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LE POLITICHE NAZIONALI E REGIONAL! PER LO SVILUPPO 
DI SISTEMI ECONOMIC! LOCAL! NEI PAESI EUROPE! 

di Robin Murray * 

Nel dopoguerra le politiche regionali dei paesi europei miravano 
prevalentemente ad incoraggiare la ridistribuzione spaziale dei posti 
di lavoro, favorendo, cori. agevolazioni ed incentivi, una nuova 
localizzazione geografica delle industrie manifatturiere e, in alcuni 
paesi, delle industrie terziarie. Per attuare i programmi di rilocalizza-
zione della produzione, quasi tutti i paesi hanno elaborate strategie 
miranti alla creazione di infrastrutture su vasta scala. 

E proprio questo tlpo di politica che oggi viene messo in discus-
sione. In parte perche essa non ha ottenuto i risultati attesi. Le dispa-
rita a livello regionale presenti nei paesi Cee, dopo una riduzione 
manifestatasi negli anni '60, sono tomate ad aggravarsi nel corso 
degli anni '70 e '80. Recentemente, i1 numero di industrie non colle-
gate ad una specifica area territoriale cui dare una nuova ubicazione 
e andato sempre piu diminuendo, e le poche rimaste hanno sfruttato 
questa tendenza politica per porre le regioni in antagonismo tra loro, 
costringendole a competere nell'offerta di agevolazioni, allo scopo 
di tutelare i propri investimenti. E questa una strategia molto diffusa 
negli Stati Uniti, che, all' atto pratico, comporta piu costi pubblici 
che nuove proposte di localizzazione industriale. Comunque, negli 
anni '70, la grande industria manifatturiera si e allontanata sponta-
neamente dalle citta e dai storici .inoperosi. Le agevolazioni 
locali non hanno fatto altro che aumentare i1 costo pubblico di questa 
operazione. 

Tale cambiamento e stato uno dei risultati dell' europeizzazione. 
La creazione del mercato interno, oltre a rendere piu vulnerabili le 
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aree piu deboli con l'eliminazione delle politiche protezioniste, 
diede origine ad un sistema di competizione fra gli Stati che ha inde-
bolito lo Stato nazionale. L' esigenza di una politica regionale si feoe 
cosl piu pressante, ma al contempo gli strumenti nazionali per attua-
re una ridistribuzione territoriale divennero meno incidenti. Questo e 
il primo cambiamento strutturale da cui non e possibile prescindere 
quando si parla di politica regionale. , 

Un secondo cambiamento riguarda i fattori che influenzano la 
localizzazione delle imprese. Durante la prima rivoluzione industria-
le, i settori portanti dell'industria erano legati alle fonti delle materie 
prime, dell' energia e della manodopera, nonche ai porti per il com-
mercio intemazionale. Con l' avvento della produzione di massa, 
l'interesse dell'industria si· sposto ai mercati di massa. Le citta si 
industrializzarono e al loro intemo si creo una nuova forza lavoro 
semispecializzata. Dagli anni '60, lo sviluppo dei trasporti, l'am-
pliarsi dei mercati e la forza esercitata dai movimenti dei lavoratori 
hanno minato il rapporto fra l'industria e la citta. Negli ultimi venti-
cinque anni si e assistito al trasferimento dell'industria verso centri 
piu piccoli e verso la campagna, verificandosi la cosiddetta «ruraliz-
zazione dell'industria». E per questo motivo che le politiche tradi-
zionali di dislocazione regionale hanno coinciso con l' andamento 
del settore industriale. 

Nel frattempo le grandi industrie manifatturiere hanno perso il 
loro ruolo primario quali agenti dello sviluppo economico, cedendo-
lo alle industrie del software e a quelle che si occupano di progetta-
zione, ideazione e creazione di nuovi mercati e delle nuove tenden-
ze. I laboratori di ricerca e sviluppo, gli studi di progettazione, le 
agenzie pubblicitarie, gli studi di consulenza, di direzione e organiz-
zazione, le societa finanziarie e le cosiddette industrie culturali sono 
diventate le nuove attivita in crescita, la mente post-industriale 
rispetto alla mano industriale. L'importanza rivestita da questi cam-
biamenti nei confronti della localizzazione industriale sta nel fatto 
che anche le nuove industrie «concettuali» si sono concentrate in 
regioni cruciali che, a loro volta, dipendono da infrastrutture moder-
ne (sistemi di telecomunicazione avanzati, aeroporti internazionali) e 
da grandi di aziende di software tecnologico: sono state, 
cosl, le scelte geografiche della manodopera tecnica ad incidere in 
modo determinante sulla localizzazione economica. 
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Per quanto riguarda la politica regionale, i1 trasferimento di que-
ste industrie appare piu problematico rispetto a quello di imprese 
manifatturiere o di uffici prettamente amministrativi. Un gruppo 
concentrato di progettisti non puo essere dislocato da Milano al 
Mezzogiomo analogamente a quanto potrebbe essere realizzato, ad 
esempio, con un'acciaieria. I progettisti dipendono, infatti, dalla cul-
tura urbana metropolitana. Molti di loro hanno rapporti con piu indu-
strie e sono strettamente legati agli uffici direzionali dei clienti. 
Qualsiasi politica di dislocazione deve fare i conti con la necessita di 
·creare poli di attrazione altemativi, provvisti delle necessarie infra-
strutture economiche e culturali, nonche di un'ampia gamma di spe-
cializzazioni. Nelle industrie «concettuali» vi sono sia economie di 
agglomerazione che economie di scope legate al contesto urbano. E 
per questo che una politica di dislocazione deve essere una politica 
di «nuclei altemativl». 

Un terzo cambiamento e dovuto al fatto che i1 problema regionale 
contemporaneo e sia infraregionale che interregionale. Se da un lato 
nelle aree depresse sono presenti aree di crescita, in quelle sviluppa-
te sonQ identificabili aree decadenti, in particolare nei grandi centri 
urbani. Le citta sono diventate le aree depresse degli anni '80, uffi-
cialmente riconosciute come tali quando si e cominciato a parlare 
del «problema del centro citta». Secondo alcuni, questi problemi 
urbani potevano essere risolti all'intemo dello stesso contesto citta-
dino. Si pensava che la forza economica delle aree sviluppate avreb-
be avuto ricadute positive sulle aree confinanti. Gli anni '80 hanno, 
tuttavia, confutato questa teoria, mentre hanno confermato che parte 
del «boom» dipendeva da un mercato del lavoro secondario mal 
retribuito, e che troppo spesso i posti di lavoro creati non risolveva-
no i problemi della disoccupazione cittadina. La carenza di manocio-
pera si accompagnava ad una disoccupazione su vasta scala e nessun 
programma a breve termine di formazione o di mobilita della mano-
dopera poteva colmare tale divario. 

Ovviamente la disoccupazione non e limitata alle citta. E sempre 
stata un problema tanto rurale quanto urbano, in particolare in quelle 
regioni periferiche dove l'agricoltura stessa e in fase di trasformazio-
ne. La novita degli anni '80 sta nella persistenza degli alti livelli di 
disoccupazione nell'intera Comunita, a dispetto del prolungato 
pericido di crescita economica. La disoccupazione e strutturale, non-
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cM ciclica, e cio modifica ulteriormente i1 contesto in cui elaborare 
una politica regionale. E ormai chiaro, infatti, che non e piu suffi-
ciente ridistribuire l'industria in termini geografici, poicM si rischia 
con cio di ottenere soprattutto una ridistribuzione della disoccupa-
zione. Una politica regionale deve comprendere sia la creazione di 
posti di lavoro che la loro diffusione nel territori<]I in altre parole, 
essa deve affrontare il problema dello sviluppo regionale autonomo. 

A queste considerazioni vorrei aggiungeme un' altra, relativa alla 
crescente preoccupazione per il carattere qualitativo, oltre che 
quantitativo, della crescita economica. Le esigenze di uno sviluppo 
regionale sono andate sempre piu definendosi in termini di qualita 
del posto di lavoro e della vita lavorativa, di sicurezza ambientale e 
di disponibilita di infrastrutture che soddisfino i bisogni sociali, di 
esigenza di un ordine economico che non aumenti le differenze 
sociali e non si ritorca contro la societa stessa. Cio che oggi chiamia-
mo «qualita della vita» e un presupposto politica regionale, 
importante tanto per le aree piu deboli quanto per quelle trainanti, e 
che ci obbliga a non considerare piu la politica regionale esclusiva-
mente in termini di finanziamento dei posti di lavoro. 

E necessario affrontare questa nuova situazione con un' azione di-
retta a livello di Comunita, in particolare per quanto riguarda gli 
incentivi per la localizzaziorte dell'industria. Necessario si presenta 
oggi per la Commissione trovare il modo di frenare la competitivita 
distruttiva fra le regioni in relazione agli investimenti non collegati 
ad una specifica area territoriale. II sistema degli incentivi sta, infat-
ti, sempre piu favorendo le aziende a scapito delle regioni. Si impo-
ne quindi la necessita di standardizzare gli incentivi e bloccare le 
vendite all' asta delle localizzazioni. 

Inoltre, la Commissione svolge un ruolo fondamentale nella crea-
zione di un'Europa costituita da molteplici nuclei trainanti, e non da 
una concentrazione triangolare. Al raggiungimento di tali finalita 
contribuirebbero una politica sui trasporti e sulle telecomunicazioni 
a livello comunitario, noncM una regionalizzazione degli stanzia-
menti Cee. 

Tuttavia, ritengo che Bruxelles abbia ragione quando individua 
quali principali ambiti di intervento per le iniziative di politica regio-
nale quelli nazionale e locale. Negli ultimi due anni la Commissione 
ha creato i presupposti per nuove iniziative, trasformandosi da ero-
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gatrice di fondi a partner delle amministrazioni nazionali e regionali, 
fomendo il proprio aiuto per progettare e finanziare programmi di 
sviluppo. E passata dalla logica di interventi per progetti a quella di 
interventi per programmi, e cio ha ulteriormente stimolato la produ-
zione dj piani di sviluppo. Ha esortato al massimo ii senso di respon-
sabilita, aprendo la via ad un approccio piu pluralista nei confronti 
della politica regionale. tuttavia da chiedersi come dovreb-
bero essere queste politiche. Quali sono gli approcci piu rispondenti 
alle condizioni ed alle esigenze degli anni '90? E questo il tema che 
sara affrontato di seguito. 

Un punto critico e rappresentato dalla regionalizZazione delle 
politiche nazionali. Un certo .numero di paesi - fra cui spicca 
l'Inghilterra - non ha trovato il modo giusto :per inserire le priorita 
regionali nelle azioni dei ministeri statali e degli enti pubblici. In 
questi paesi mancano completamente meccanismi per la regionaliz-
zazione ·della spesa pubblica e peril coordinamento delle attivita 
delle varie componenti del govemo in merito a precisi obiettivi di 
carattere regionale. Lo sviluppo di «nuclei altemativi» richiederebbe 
chiaramente questo interministeriale, dato anche il 
riconoscimento dell'influenza esercitata in modo fondamentale sulle 
nuove regioni trainanti dalle decisioni relative alla spesa pubblica, 
adottate dai ministeri senza alcuna azione di coordinamento. In que-
sto senso la Francia e stata la nazione piu efficiente, e cio riflette la 
sua tradizione di pianificazione a 1ivello centrale. Tuttavia, un effetto 
simile e riscontrabile anche in quei paesi caratterizzati da una strut-
tura statale decentrata, con forti governi regionali. Per esempio, 
alcune delle economie locali piu equilibrate e decentrate della Ger-
mania occidentale possono essere in parte spiegate con l'hnportanza 
attribuita al Lander all'interno della struttura federale. 

Questa contributo concerne tuttavia soprattutto i1 livello regiona-
le dell' azione politica ed in particolare quanta le au tori ta locali 
hanno realizzato e possono realizzare per stimolare lo sviluppo dei 
territori sottoposti alla propria competenza. La mutata situazione 
degli anni '90 impone di impostare la po1itica regionale su queste 
premesse. Le autorita locali e regionali sono, per loro stessa natura, 
piu vicine· alle specificita del luogo di quanta non lo siano i funzio-
nari dei governi nazionali o della Comunita. Pertanto dovrebbero 
essere le principali responsabili per la definizione di strategie e piani 
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regionali. Inoltre, esse occupano la posizione migliore per distribuire 
la maggior parte <lei servizi necessari. In fase di pianificazione e di 
distribuzione avrebbero comunqcie 1a possibilita di richiedere i1 
sostegno dei governi nazionali e della Commissione stessa. Come 
gia accennato, anche questi organismi di livello superiore dovrebbe-
ro avere propri piani e proprie politiche. Tuttavia, con il declino del 
sistema nazionale di incentivazione alla ridistribuzione geografica 
delle attivita economiche e in considerazione della maggior at-
tenzione prestata dalla politica regionale allo sviluppo autonomo, i1 
ruolo di guida dovrebbe essere -assunto dalle istituzioni locali e 
regionali. 

Cio che colpisce delle politiche economiche attuate a questo 
livello e la rilevanza da esse manifestata negli ultimi quindici anni. 
Anche a causa della de-industrializzazione e dell' aumento della 
disoccupazione, in tutta .Ia Comunita si e verificata una di 
iniziative economiche locali. Questo fenomeno e stato particolar-
mente evidente in Germania occidentale, in Italia, in Belgio e nel 
Regno Unito, e sta rivestendo sempre piu importanza in Spagna e in 
Grecia. L' ampia gamma di esperienze di questi paesi ei permette di 
osservare diversi importanti sviluppi innovativi verificatisi nel-
1' ambito della strategia industriale, della politica tecnologica e 
dell'amministrazione pubblica, sviluppi che hanno modificato i1 
modo in cui questi settori vengono considerati a livello sia nazionale 
che locale. E evidente, infatti, che in alcune aree i migliori risultati 
di attuazione della politica nazionale si sono avuti per mezzo degli 
enti locali e regionali. In questo senso «locale» e «hazionale» coinci-
dono. Possiamo quindi affermare che la politica regionale svolge un 
ruoio importante nella realizzazione delle priorita nazionali e non 
deve piu limitarsi a cercare esclusivamente di ridurre le disegua-
glianze regionali. \ 

Vorrei ora analizzare brevemente died aree in cui l' azione dei go-
verni regionali e ·comunali si e caratterizzata in termini innovativi. 

1. Sviluppo regionale di attivita bancarie 
Molte regioni hanno costituito .agenzie e strutture aziendali con 

funzioni analoghe a quelle delle banche di sviluppo del Terzo Mondo. 
Esse detengono capitale netto, forniscono capitale di rischio e fman-
ziano prestiti, si occupano di riconvetsioni aziendali, interventi setto-
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riali e miglioramento tecnologico; offrono consulenza specialistica e 
servizi di gestione. Sono istituti attivi, che si prefiggono di promuove-
re una politica di sviluppo a lungo termine, pur operando nell'ambito 
di discipline strettamente finanziarie. Rappresentano un' innovazione 
amministrativa che promette di avere, negli ultimi anni del ventesimo 
secolo, la stessa importanza che le societa pubbliche ebbero a partire 
dagli anni '30, in quanta potenzialmente possono svolgere il ruolo di 
«imprenditori sociali» in qualsiasi economia locale. Necessaria appa-
re l'espansione di queste iniziative, promuovendo la loro specializza-
zione ed una certa «competizione cooperativa» tra esse. 

2. Distretti industriali, consorzi e centri per servizi reali 
Alcune Regioni italiane hanno inaugurato quello che oggi, in 

tutto i1 mondo, e noto come modello italiano di sviluppo locale o 
«industrializzazione diffusa». Le amministrazioni regionali e comu-
nali hanno sostenuto reti di piccole e medie aziende, stimolando, ed 
in parte finanziand6, 1' offerta di servizi collettivi cui generalmente 
avrebbero accesso solo le aziende di maggiori dimensioni. L'inco-
raggiamento della costituzione di consorzi fra le aziende, il finanzia-
mento di centri di servizi e di infrastrutture settoriali (ad 
esempio, corsi di formazione e parchi industriali) sono stati di 
importanza fondamentale per i1 successo <lei distretti industriali della 
«terza Italia». La strategia industriale perseguita, volta a progettare 
prodotti di alta qualita ottenuti tramite una struttura produttiva flessi-
bile capace di adeguarsi rapidamente alle variazioni della domanda, 
si pone in forte contrasto rispetto alle grandi industrie di produzione 
di massa, che erano alla base della precedente politica regionale. 
Nonostante e, sotto molti aspetti, a causa di un apparente svantaggio, 
e cioe le ridotte dimensioni aziendali, i distretti industriali italiani 
hanno conseguito un notevole successo sui mercati delle esportazio-
ni, alla pari delle economie regionali parallele del Baden Wilrttem-
berg e dello Jutland. Ognuna di queste regioni ha alle spalle storie 
economiche e sociali particolari: per esempio, la «terza Italia» coin-
cide con la parte del paese la cui agricoltura era caratterizzata in pas-
sato dalla mezzadria. Vi e chi ha visto in cio un limite alla possibilita 
di replicare altrove questi modelli. Tuttavia i principi produttivi in 
essi contenuti ed i1 ruolo svolto dalle amministrazioni locali e regio-
nali sono di ben piu vasto rilievo. 
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3. Iniziative tecnologiche 
La politica tecnologica locale e stata affrontata seguendo essen-

zialmente tre diversi approcci. 
II primo si basa sulla tecnologia:· e comporta la creazione di ban-

che di prodotto e laboratori per prototipi, la ricerca di registri dei 
brevetti per potenziali prodotti e l'incoraggiamento dello sviluppo 
commerciale del prodotto a partire dalla capacita tecnologica del set-
tore pubblico esistente (ad esempio istituti di ricerca ed imprese pub-
bliche). 

II secondo si basa sull'impresa, e mira a garantire il supporto tec-
nologico necessario per soddisfare i particolari bisogni delle aziende. 
I centri di trasferimento di tecnologia del Baden Wilrttemberg, i cen-
tri settoriali per l'offerta di servizi alle imprese dell'Emilia ed i1 pro-
gramma di miglioramento tecnologico attuato nei Paesi Baschi dalla 
Spri (Sociedad para la promoci6n y reconversion industrial) ne sono 
tutti interessanti varianti. · 

II terzo approccio parte da bisogni sociali piu generali - per esem-
pio nell' ambito del settore energetico, sanitario, dei trasporti o 
dell'organizzazione del lavoro a misura d'uomo - per sviluppare. tec-
nologia e nuovi prodotti necessari a soddisfarli. E questo uno dei 
metodi adottati dalle reti tecnologiche del «Greater London Enterpri-
se Board» e dal consiglio comunale di Sheffield. Essa ha portato a 
diverse importanti innovazioni, la piu importante delle quali e stata 
lo sviluppo del primo sistema produttivo in cui l'attivita umana e 
integrata dai robot, un progetto dal costo di 4,5 miliohi di sterline 
voluto dal precedente «Greater London Enterprise Board», dalla 
Rolls Royce, dalla Bice e da partner olandesi e tedeschi che parteci-
pano al programma co:tnunitario Esprit. Inoltre, questo metodo per-
mette di evitare un'eccessiva concentrazione sull'hardware tecnolo-
gico, favorendo la realizzazione di sistemi integrati. 

Indipendentemente dall' approccio adottato, gli enti locali hanno, 
in tutti i casi sopra indicati, contribuito ad instaurare rapporti di 
collaborazione fra i1 sistema della ricerca pubblica e quello della 
produzione, sia pubblico che privato. Essi hanno offerto supporto 
tecnologico alle piccole e medie imprese ed hanno .indicato le vie 
alternative che lo sviluppo tecnologico puo percorrere. Per tutte que-
ste ragioni, la loro importanza va ben oltre i confini dei loro inter-
venti. 
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4. Le industrie culturali e l'ambiente 
Le amministrazioni locali e regionali sono state le prime a tra-

sform&re le industrie culturali in elementi chiave della strategia dello 
sviluppo economico. Non solo queste industrie hanno presentato una 
forte crescita nel campo della musica, della televisione, dei video, 
del cinema,. del teatro, della radio, del design, dell' editoria, ma han-
no anche contribuito a creare una fiorente cultura urbana che rappre- . 
senta un fattore significativo per l'·«industria concettuale» e per una 
crescita qualitativa complessiva. 

La pianificazione dei centri cittadini e le politiche ambientali 
hanno rivestito un'importanza simile e, a loro volta, hanno incorag-
giato lo sviluppo di nuovi prodotti e Ja rtascita di posti di la:voro. 
Glasgow, Bradford e Roma sono esempi di citta in cui le forti strate-
gie culturali hanno favorito l'espansione economica ed hanno fatto si 
che il modo di pensare alla politica economica urbana passasse dalla 
mera considerazione della citta come apparato produttivo ad una 
visione della stessa basata sulla qualita della vita urbana. 

5. Strategie di sett6re e pianificazione democratica 
Molte autorita regionali hanno perseguito la propria politica indu-

striale tramite strategie di settore, la cui importanza e determinata 
non solo dal fatto di essere pensate a lungo termine, ma anche dal 
fatto di rappresentare un punto comune per tutti coloro che sono 
coinvolti nell'economia locale, cioe imprese, sindacati, gruppi di 
utenti e la maggior parte del settore pubblico. Uno dei risultati otte-
nuti e stata la dimostrazione della molteplicita dei modi in cui il set-
tore pubblico puo appoggiare la crescita di una particolare industria, 
fungendo da pubblico, investitore di fondi pensionistici, 
agente di formazione, pianificatore dello sfruttamento del suolo, fau-
tore di politiche per la salute, promotore dello sviluppo delle infra-
strutture e gestore dei trasporti. Siamo ben lontani in questi casi 
dalle politiche imperniate sugli incentivi finanziari e sulla «promo-
zione» industriale. I1 settore pubblico ha questi poteri grazie alle 
diverse funzioni ad esso afferenti e, quindi, alle attivita che esso 
quotidianamente svolge. Le strategie di settore hanrto fornito il 
modo di intrecciare le varie attivita intorno a specifici obiettivi. 

. Un altro risultato e stato quello di coinvolgere attivamente nella 
formulazione di strategie le parti direttamente interessate. Alcune 
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amrriinistrazioni hanno creato «Unita di pianificazione popolare». 
Sono stati organizzati corsi di formazione settoriali· per adulti 
all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, indagini ed udienze 
pubbliche, conferenze, programmi radiofonici, giornali economici, 
persino festival musicali in cui venivano affrontate questioni di natu-
ra strategica e nominati soggetti appartenenti all'industria, quali pia-
nificatori temporanei. Tutte queste iniziative non solo hanno arric-
chito il processo di pianificazione, ma hanno anche offerto una solu-
zione per individuare percorsi di sviluppo basati SU Un ampio con-
·senso e necessari per garantire l'impegno delle parti da cui dipende 
il successo di qualsiasi pianificazione. In questo senso, le strategie di 
settore locali hanno rappresentato i1 punto focale della nascita di 
nuove politiche e gestioni economiche. 

6. Proprieta e pianificazione 
La maggior parte delle amministrazioni locali e regionali hanno 

utilizzato i prcipri· poteri di pianificazione per incoraggiare lo svilup-
po economico, e molte di loro hanno sovvenzionato, a titolo di 
incentivo, la costruzione di aree ad uso industriale. Tali iniziative 
sono state di ampio supporto a quello che definisco lo «sviluppo del 
mercato frammentato». lnoltre, sono state attuate misure volte area-
lizzare infrastrutture integrate per la pianificazione strategica di par-
ticolari industrie, o per progetti sociali di ampia portata. I parchi 
industriali italiani costituiscono un esempio di tale «sviluppo del 
mercato sociale». Le amministrazioni comun.ali hanno comperato il 
terreno ai prezzi praticati per i suoli ad uso agricolo ed.hanno 
rito i benefici agli industriali, favorendo consorzi, settori specifici e 
chi accettava di acquisire i diritti di superficie e non il diritto di pro-
prieta del terreno, in modq da vincolare il prezzo di eventuali vendi-
te future al prezzo originario adeguato all'inflazione. In questo modo 
ci si e avvalsi della proprieta terriera per favorire le priorita e i poteri 
di pianificazione, si e garantito il controllo pubblico della «rendita 
del fondatore», e si e utilizzata la rendita per finanziare lo sviluppo e 
garantire i1 mix industriale richiesto dal distretto. Esempi simili sono 
riscontrabili in Scozia, a Sheffield e a Londra, dove e stata ribadita 
l' importanza dell' azione svolta dalle au tori ta locali per finalita di 
sviluppo ecortomico integrato. 
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7. wvoro, lavoratori e mercato del lavoro 
Una delle conseguenze della recessione dei primi &nni '80 e stato 

l'acuirsi della spa,ccatura esistente nel mercato del lavoro fra un 
gruppo provvisto di potere di mercato ed una forza lavoro seconda-
ria, debolmente organizzata, mal retribuita e con scarsa sicurezza 
lavorativa. Molte amministrazioni regionali e comunali hanno cerca-
to di arginare questa crescente differenziazione aumerttando le 
opportunita di formazione lavorativa, sfruttando il proprio potere di 
datore di lavoro e di acquirente per creare standard accettabili 
nell' ambito dei mercati della forza lavoro locali e sostenendo i sin-
dacati ed i centri di assistenza ai lavoratori. Inoltre, hanno intrapreso 
una serie di misure per cercare di ridurre la discriminazione contro 
gruppi svantaggiati che raccolgono la maggioranza di coloro che si 
trovano nel mercato del lavoro secondario: donne, minoranze etni-
che, emigranti, disabili, omosessuali e zingari. I comuni hanno pre-
disposto l'assistenza per i figli di genitori che lavorano ed hanno 
organizzato orari piu flessibili per chi ha responsabilita familiari. 

Inoltre, le amministrazioni locali sono state le prime ad attuare 
politiche cui oggi e stato dato il rilievo di tematiche nazionali fonda-
mentali per gli anni '90, quali, ad esempio, l'orario di lavoro, la 
salute e la sicurezza sul lavoro, ie tecnologie a misura .d'uomo e la 
democrazia industriale. Sono tutti aspetti che coµtribuiscono a costi-
tuire la qualita della vita lavorativa, promossi tramite iniziative quali 
la pianificazione aziendale, le cooperative, i contratti sulla salute 
nelle aziende, i progetti di carattere epidemiologico ed i centri di 
prevenzione dei rischi. 

8. Multinationali e coalizioni di potere controbilanciante 
Uno dei maggiori danni per l' economia locale puo derivare dalla 

chiusura di impianti di societa multinazionali, che rischia di annulla-
re l'impegho delle autorita locali a favore di politiche occupazionali. 
L' esperienza europea evidenzia la particolare difficolta di convertire 
gli impianti chiusi in attivita indipendenti. Per ridurre al minimo 
questo danno, alcune aniministrazioni hanno proposto al legislatore 
di richiedere l'erogazione di un compenso da parte della casa madre 
in caso di ·chiusura di uno stabilimento distaccato. Tale _questione 
dovrebbe essere affrontata a livello Gee. Altre amministrazioni 
hanno costituito centri di preavviso per permettere .ai sindacati e ai 
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politici di avviare, in tempo utile, azioni contro la chiusura degli 
impianti. In alcune mu:ltinazionali sono stati sviluppati, a livello 
europeo, rapporti fra i sindacati presenti nei vari stabilirrienti disfac-
cati. La «Standing Conference of Kodak Workers» rappresenta un 
esempio importante; iniziative simili sono state attuate alla Ford, alla 
Philips e alla Unilever. In tutti questi casi le autorita locali hanno 
appoggiatoi a livello organizzativo e di ricerca, quelle che sono 
ormai note come coalizioni di potere controbilanciante. Tuttavia, 
nonostante il sostegno espresso dal Parlamento europeo, queste coa-
lizioni hanno risentito del mancato appoggio degli Stati nazionali. 

9. Servizi pubblici e parastatali 
Anche dal settore nazionale dei servizi pubbliei e parastatali deri-

va un forte impatto sulle economie localj in termini occupazionali. 
Cio si verifica particolarmente negli Stati centralizzati, dove i mec-
canismi esistenti per collegare le attivita degli enti nazionali alle esi-
genze locali e regionali sono l.nadeguati. Gli aeroporti, le ferrovie, le 
poste, le industrie del carbone e dell'acciaio, i laboratori pubblici di 
ricerca, gli enti per l' energia elettrica,.unitamente ad altri servizi pubbli-
ci e amministrativi, possono forhire da un quarto a un terzo dei'posti di 
lavoro locali e regionali, ma sono in grado di esercitare solo limitati 
poteri a livello locale. 

Anche in questo caso le amministrazioni locali hanno lavorato con 
i sindacati e i gmppi di utenti, per predisporre strategie alternative per 
questi settori (trasporti, salute, energia, telecomunicazioni e poste). 
Hanno elaborato proposte dettagliate su come migliorare i servizi a li-
vello locale, e su come integrarli ai progetti avviati a tale livello. Tutta-
via, e stato spesso piu difficile infiuenzare gli enti pubblici che i privati, ed 
e stato sollevato il problema piu ampio di responsabilizzare maggiormen-
te le autorita pubbliche in Europa in relazione ai problemi dei comuni e 
delle regioni. nell' ambito dei quali esse operano. Il successo delle strategie 
settoriali focali lascia ipotizzare che questa responsabilizzazione debba 
iniziare a livello di pianificazione, e debba es sere in linea con le nuove for-
me di decentramento amministrativo infase di attuazione sia nell' ambito 
pubblico che in quello privato. In un momento in cui gli interventi cliretti 
sugli investimenti nel settore privato diventano piu onerosi e meno incisi-
vi, per la politica regionale si fa sempre piu pressante fa necessita di coor-
dinare la pianificazione e gliinvestimentinel settorepubblico. 
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10. Consumatori e gruppi sociali 
Si e assistito ad un crescente riconoscimento dell'importanza dei 

nuovi movimenti sociali nell'indirizzare lo sviluppo economico. I 
gruppi di consumatori, i movimenti femministi e.ambientalisti hanno 
influenzato in modo sostanziale lo sviiuppo di particolari settori, 
Hanno agito da guardiani, da ispettori, da sistemi di preavviso, da 
propugnatori di strategie alternative a lungo termine. Spesso hanno 
affrontato determinati problemi con un' ottica generale e non setto-
riale, come quella spesso assunta dalle aziende e dai Ihinisteri. Le 
loro pressioni sono state una fonte importante di innovazioni ed idee, 
ed hanno sviluppato una notevole forza politica per cambiamenti a 
livello nazionale. 

Le locali e regionali sono state fra le prime, nel-
l'ambito governativo, a riconoscere l'importanza di questi movi-
Ihenti per lo sviluppo economico. Hanno concesso agevolazioni per 
dar loro inaggiore forza: ai gruppi per l'occupazione femmirtiie, alle 
persone di colore, alle associazfoni degli inquilini, ai gruppi per i 
lavoratori a domicilio, dei consumatori e degli utenti dei trasporti, 
del servizio sanitario, dei sistemi di radiocomunicazione. Hanno 
rtominato i loro rappresentanti nei comitati che si occupano di 
opportunita lavorative e di formazione e hanno tenuto dibattiti aperti 
al pubblico. Ci hanno fatto sentire una voce nuova. 

Cio che accomuna queste iniziative e il critico ruolo di coordina-
mento svolto dalle autorita regionali e locali. Nella maggior parte 
degli Stati europei il lavoro .di coordinamento avviene prevalente-
mente a livello verticale. Nelle atee industriali attrezzate si trovano 
impianti distaccati, nelle vie principali delle citta sono localizzate le 
filiali dei grandi magazzini e degli istituti di credito e di-assicurazio-
ne. La stazione ferroviaria, l'ufficio postale, il posto telefonico, sono 
tutti uffici collegati verticalmente alle rispettive direzioni principali. 
11 coordinamento fra questi uffici e scarso, mentre un efficace «coor-
dinamento orizzontale» pub avere un enorme peso. I mercati del 
lavoro, la proprieta urbana, la struttura di una citta, le sue reti di tra-
sporto sono di carattere locale e devono essere pianificati in quanta 
tali. Lo stesso dicasi per i rapporti fra le ii:nprese e fra varie parti 
dello Stato. Le·autotjta locali e regionali hanno cercato di migliorare 

. questo orizzontale nell'interesse degli obiettivi stra-
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tegici locali. Alcune hailllo persino riconosciuto l'importanza di una 
vivace cultura locale. Molte delle :regioni europee piii avanzate de-
vono i1 loro successo alla capacita di guardare ai processi di sviluppo 
economico con un' ottica di piu ampio respiro. · · 

Poiche la Commissione delle Comunita eutopee intende in-
coraggiare i progetti nazionali e regionali come mezzo per contrasta-
re l durevoli problemi regionali, questa e forse la lezione principale 
che dovrebbe apprendere dalle ricche e diversificate esperienze dei 
recenti interventi economici regionali. 
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