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LA RIFORMA DEL SENATO IN SPAGNA:

ACCORDI E DISACCORDI

1. Introduzione: la persistenza del dibattito politico spagnolo in merito alla

riforma del Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2. Il Senato spagnolo realmente esistente: un doppione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3. La riforma del Senato ed i suoi miraggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50



4. L’illusione di una territorializzazione semplice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5. La speranza in una territorializzazione complessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6. Una proposta di riforma possibile per un Senato federale . . . . . . . . . . . . . . . . 60

ANNA MASTROMARINO

IL RUOLO DEL SENATO NELLO STATO DECENTRATO

1. La proliferazione dei processi di decentramento asimmetrico . . . . . . . . . . . . 69

2. La seconda Camera nei processi di decentramento asimmetrico . . . . . . . . . 76

3. Seconda Camera vs circuito delle relazioni intergovernative . . . . . . . . . . . . 92

DIAN SCHEFOLD

LA RIFORMA DEL FEDERALISMO IN GERMANIA

1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

2. Le caratteristiche tradizionali del sistema federale tedesco. . . . . . . . . . . . . . . 98

3. Il ruolo del Bundesrat e la prassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4. Scopo e genesi della riforma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5. Modificazione del ruolo del Bundesrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

6. Innovazioni nella ripartizione della competenza legislativa . . . . . . . . . . . . . . 109

7. Altre modificazioni collegate con la riforma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

8. Conclusione e prospettive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

9. Il problema dell’equiparazione finanziaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

ANTONIO RUGGERI

LEGGI STATALI E LEGGI REGIONALI

ALLA RICERCA DI UNA NUOVA IDENTITÀ
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strumento di unità, a beneficio di atti della Comunità internaziona-
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