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Claus Offe 
sociologo 

Est europeo, un tunnel dopo la luce delT89 
«La nostra priorita di europei sara quella di costruire 
ponti sopra la nuova cortina di ferro, d ie non e scom-
parsa ma si sla spostando piu a Est e durera a lungo*. 11 
sociologo Claus Otfe da Berlino analizza il mondo che 
esce dal Comecon. I successi eletlorali dei post-comu-
nisli? "Fattori chiave sono la continuita organizzativa e 
la proprieta. E poi votano per loro I perdenti della tran-
sizione: i disoccupati e i pensionati*. 

OAL MOSTBO W V M T O 

ouuKMuua«o«rm 
at BERLINO. Su( lavolo del suo stu
dio berlinese Claus Olie stende ta-
belle e grafici plene di dali sui risul-
tali elettorali dell'Europa dell'Est. 
sui rcdditi, suite pension I. sull'lnfla-
zlone e i cambl. A 55 anni il socio
logo, formatosi con Habermas a 
Francofolte. passato poi a Biele
feld e a Brcma, e- lomalo a Bet lino, 
d ie e la Mia citta ed c anche pit) vl-
cina a quell'Europa dell'Est di cui e 
dlrentato uno specialist. Dopo gli 
studl sill capltalismo nelle socleta 
avanzale e quelli sullo stato socia-
le. Ofle ha dedicato gli ultimi anni 
al Mvagll della liansizione del 
paesl usclti dal •soclallsmo realen 
Un libro uscito nel '92 in Italia si in-
lltolava 'II tunnel": per il mondo 
che era slato del Comecon si vede-
va non la luce in londo al lunnel, 
mo un lunnel dopo la luce. I risul-
tati elettorali di Vaisavia ed i Mosca 
contermano la prevlslone. 

SuMto dope I ' M M * HMf> tra 
quriW «ht vMtovMw, par I paMl 
daH'Iat aurapao, ami bul, K M 
no* al punto d i pMMMt clw ev
i l p ra ts ta ganta anabba i f 
aNamato eat «mto I CMimuttt al 
govanto-

Quelto che prevedevo era cbe sa
rebbe stato mollo difficile intro-
durre h) quesli paesl nello stesso 
tempo I'economia d l mercato e 
una politica democralica. Ci rcn-
devamo conto tutti dei rischl (telle 
division! nazlonalistiche e religio
se, ma non avevamo previsto que-
sto lenomeno. 

I poHtkl cha Awone la aknlaaJ 
In Monta, In Raaala, to Utuanla, 
In Bulgaria, m ungharia, nail* 
Qamwnta daMTat aano vara-
mantacomunlatrr 

CI sono figure dl tipo molto diver-
so p la somlgllanza tra tutti quei 
casi e pluttosto superf icial Di-
stlngularno. Nel casa dell'Unghe-
riareclezlonilelmvtnteunpartilo 
dl tlpo socialdemocralico parago-
nabile a quelli dell'Euiopa meri
d i o n a l , con una Ispirazione libe-
rale. Inipegnato In una aulentica 
polltk-a di prh/atizzazloni. All'c-
stremo opposlo in Russia, Lituania 
e Uciaina vincono figure che di-
scendono dlretlamente dal rispel-
livl partitl comuniatl, che hanno 
una vislone auiorllaria della pollti-
ca. c che si impegnano a sostene-
re 1'economia di stato e la pianifi-
cazlone, non il mercato. In qual-
che casu c'e anche una continuity 
kteoluglca - in Russia, in Lituania, 
In Bulgaria -. ma non dovunque. 

Qal • t'alamante cMava ena h 
riaoara I poat-comuniaO? 

La forza organ Izzata e la proprieta 
detpartita C'eunacontinuitaflsi-
ca e organizzativa con II vecchio 
paitito comunista L'unica cosa 
che In tutti I casi i costddetti partiti 

poswomunisti hanno in comune 
e che possiedono il plu gran nu-
mero di iscritti dei vecchi paititt. 
Conta il fatto di avere sedi, ulfici, 
apparati, telefoni, genie che l i rap-
presenta in ogni pane del paese, 
Quasi ovunque t paititi comunisli 
sono stall rtfondati ed hannocam-
biato noine. L'unico caso in cui 
questo non e awenuto € quelle 
del partKo ceco (direntato Paitito 
comunista di Boemia e Moravia) 
che ha avuto un risuttalo insignifi-
canle. In tulli gli allri casi hanno 
camblato nome, ma hanno man-
tenuto la continuita organizzativa 
e proprietaria, il che li ha resi mol-

10 tortl. Una parte di essi ha cam
blato radtcalrnente il programme 
ed i l gnippo dirigente. 

m H U M lWI'89 I cwnwtttfl 
patacoM W Paap) atavano I'or-
•aataaHana ad In pH d potan. 
Eppwa alia atazhml farom aaia-
aianl da floddanoaa. 

Ma gia nel '93 presero 11 20't e poi 
nctle ultlmeelezioni sono diventa-
tl il primo paitito in Polonia. II pai
tito della sinistra unila ha ora 37 
seggi su cento nella seconds Ca
mera. Naturalmeme non prelendo 
di fidurre I'intero tenomeno esclu-
sifamente al fattoie o^ianizzativo 
e proprlatario. C'e anche una se- -
conda genetalizzazione da fare: 
pel I partiti comumsti o posl-co-
munisti volano I perdenti della 
iranslzlone, che sono i disoccupa
ti e I penslonati, Votano perche ri-
cevono promesse di proleiione, 
di aiuto, di servizi social i, 

U gante nwto ortMe • ptotwte-
aa - ha anttto Jtan Danlal • aa-
aha aa H p r a n o i qaaRo daR'aa-
aankmMo a uonanl dal nccnto 
fagkna. 

D'accordo. ma voglio essere an-
cora pia espliclto. I perdenti della 
Transizionc vogliono online e pro-
tezione, ma anche trasfehmenti di 
denaro, reddito, Questa gente 6 
temUlmenle poveia. In Bulgaria 
ci sono salari opera! al di solto 
della linea ufffciale della poveitA. 
L'lmpatto della miseria e deva-
slante per una parte della popola-
zione. L'inflazione si & portals via 

11 valore della pensione: basta 
guardarsi iniomo per le strade di 
Mosca, dl Sofia, ma anche a Buda
pest. I partiti post-corn unisti non 
hanno un programma ih iaro e 
coureme, ma promettono di fare 
qualcosa per camblare questa si-
tuazione e godono della fiducia 
della gente, che li rltienecapacl in 
qualcne modo di creare ordine 
cconomico.egiustiziasociale. 

C'a dunqaa qaaleaaa t l la t f to a 
di Rnaara nal vote par I comad-
tffl 

In un certo senso si. ma non del 
tutto. perche non e vera che, an-

Htadotooo 

daw Olfe. 
In ana, 
pkma 
Vancaalaa 
aPiaga 

Angela Paima/EHigiB 

che quatora volesserpveramerjte, 
una volta al govemo 1 comunlsti 
sarebbero In grado d i fare qualco
sa sulla llnea delle promesse elet
torali. Un po' cinicamente dobbia-
tnodirecheognlvol tachec'^una 
crudelta da consumate ai danni 
della classe lavoratrice, & piu pro-
babile che la si faccia compiere a 
un paitito di sinistra che un paitito 
di destra, perche verso un partito 
di sinistra c'e la Bducla che non si 
spingeta troppo In la o che andra 
anche molto in la ma senza pro
vocate hvolte. Di un paitito di de
stra invece non si sa dove si ferme-
n). E molto chlaro I'esempio del-
I'Ungheria dove il govemo sociali
se ha latto una rlfoima fiscale e 
monelaria molto dolorosa per i 
salariati. intioducendo tarifle ele
vate pet listnjztone superiore e 
1'Universita e ogni genere di tasse 
per rlequillbrare il deficit. E stata 
una medicina durissima pel Ceco-
noniia ungherese e nessuno ne ha 
soffeito come I lavoratori. Nessun 
govemo conservatore ci sarebbe 
riusclto. 

Un ragtonamanto cha vala par ta 
FnmcladiJappdf 

Probabilmente si. soprattutto se 
guardiamo, In contrasto con I'e-
spehenza francese. a quello che 
sla lacendo il govemo socialde-
mocratico svedese: uno slorzo in-
tensoecontinuauvoperrisanareil 
bilaitclodello Slato. 

L'untea akdatr* cha e'a a»£«t a 
quaWa poit-cMHaltta. No* d 

aantaHamattiia? 
a socio pochi casi di nuovi paniti 
socioldemoaatlcl che non abbia-
no radlci nei vecchi partiti comu
nisli, ma sono casi molto ran e di 
scaisa inddenza, E llluminante il 
rappoito dl tone che c'6 nella 
Germanla dell'Est Ira gli iscritti al 
Pds, che e I'erede della Sed comu
nista, e quelli alia socialdemocia-
zia: disci a uno. Risuita diHicilissi-
mo awiaie una forza socialdemo-
cratica nuova. WI'Esl non c'e sini
stra consistent^ al di fuori del 
post-corn unismo. 

a rtemano le canHrtonl da sui H 
camanlaiiw era natoT 

Ci sono due verita d i ordine gene-
rale che bisogna sapere riguaido 
a iutlo il mondo post-comunista. 
La prima $ cbe nessuno di quesli 
paesi ha piu raggiunto il livello di 
produzione del 1389. La seconda 
e che la distribuzionedel reddito 6 
mollo piO polarizzata dl quanto 
non sla mai stata prima. Questo si-
gnifica che c'6 pifl ineguaglianza 
a un livello p«J basso o. in altri ter
mini, che c'e un gruppo vasto e. in 
alcuni paesi. crescente di perdenti 
netti. di individui che hanno perso 
il treno della transizione. Questo 
determina pauta.piotesta, rabbia. 

Ca H ihchto aha al •opprtmaiw 
laKberta guadagMt* naUW. 

In alcuni paesi no, ma in alcuni si. 
In Bulgaria per esempio si £ spar-
sa la voce che quella in corso aa 
una seconda epurazionc nelle 
universita vengono rimossi dalla 

cattedia docenti che <n erano stati 
insediaS nel '90 e nel 91. Di tatto, 
anche se non ufficialmente. le fi
gure plu favoievoli all'occidenta-
lizzazione e alia liberallzzazione 
sono sospetlate come colpevoli 
dei gual economic! e in qualche 
caso sostiluite con quadri ledell al 
comunisli. Ma anche se si guaida 
alia situazibne della siampa o alia 
tutela delle minoranze in Stwac-
cilia o nella Repubblica Ceca si 
vedra che la liberta non e irreversi-
bile, e che i comunisli, se non 
hanno una soluzione per risanare 
I'economia. hanno pero mante-
nuto propensioni autoritane e an-
tilibefali. Vedo peiciA rlschi nei 
paesi che ho citato e poi. anche d i 
pifl, in Ucraina, Biekmissia, Rus* 
sia, Albania, Serbis e Romania. 

Piavada aha ronda paat«amu-
nttta aara laaga: awa, daaaaal? 

Probabilmente molto lunga per
che le prospettive di timettere ia-
pldamenle in sesto 1'economia dl 
tutti quesli paesi sono molto scar-
se, salvo che in tie casi: la Repub
blica Ceca, I'Ungnerifl e la Polo
nia. Quest! saranno probabilmen
te le tie slorte dl successo della 
hasfcirmazione posl-comunlsta. 
Ed infatli in quesli Ue paesl I partiti 
posl-comunisti o non c i sono o 
hanno compiuto una svolta deci-
samente sociaktemocratica. E un 
processo evidente in Ungheria e, 
nonostante i dubbi d ie ci sono, e 
il processo largamente prevalente 
anche in Polonia, 

Qaatta rttumlona cha pnliiaga 
la vita dal cemiiaMI, la ptohMga 
aneha aVaatranw daata htaol-
ataanazlenalrttaT 

Le elezioni russe hanno dimosua-
to una certa inteicambiabilita dei 
nioli tra eslrema destra ed estre-
ma.sinisira. Ma c'e anahe una 
chiara aif inlB nel kiro program mi: 
pratezionismo e statalismo basati 
su un lode sentiments nazionale. 
cbe, nel caso russo, diventa anche 
ambizione tmperiale. 

TuNa quaalo awh cam* coma-
guama aha I'Eata l*0*aat mata-
laaaa dhttanll a dhwial anacwa a 
langa dapa la taa daHa «ortlna 
dilanwf 

Una kase cbe mi sono sentito dire 
in Ungheria nel 90 da un Intellet-
tuale che non voglio cilare e que
sta: »Noi non siamocontro la cor
tina di ferro, ma siamo sempre 
stati convinti che la cortina di ferro 
era nel posto sbagliato. Ce I'han-
no messa ad Ovest. dovevano 
mettereela ad Est». La battuta & 
stata inventata da un urujhetese, 
ma so che e condlvisa con entu-
siasmo anche tra i polacchi ed i 
c^chi. Ma anche i Bulgari cadono 
nel panlco all'idea di essere consi-
derati destinati a stare con 1'Est 
menlre gli allri si uniscono all'Eu-
ropa. Nel tracclare i nuovi contini 
dell'Euiopa e anche quelli della 
Nato. sara una sfida per le elites 
politiche europee, e per genera-
zbni . quella di superaie questo 
desiderio d l separazione. Sta cre
scendo II divarM) ira la pane pill 
occidentalizzante e liberale del-
I'ex Comecon e quelle piu reazio-
naria. autoritarla. povera. Una no
stra priority di europei sarfi quella 
di costruire ponti sopra questa 
nuova cortina di ferro. 

DALLA PRIMA PAQINA 

La Lega dica no. 
sono due concetti antitetict. ove & I'uno non 
puo essere I'aHto. Ceito, entrambi si propon 
gono come eversori dell'attuale sistema ma 
non pufl consideraisi secondario il fatto che 
prospettino due soluzioni opposle: una temi-
bile ai piu, laltra augurabile per tutli. 

LindipemJentismo e solo il prodomo del 
nazionalismoovesiimmaginacheadefimie.e 
percio stesso a legittimare. una nazione sia un 
univoco sentimento di appartenenza che na-
sce essenzialmente dalla Identita etnica. II fe-
derahsmo, invece, praprio dal fallimenlo slon-
co del modelk) nazionalista trae il convinci-
mentoche n6 la razza, n* la lingua. n£ la cultu-
•a, la storia o la geografia siano In grado d i tie-
iinire e legittimare una naztone. Una nazione 
si tegittima ogni qualvolta uomlni, non neces-
sariamenle omogenei per razza, lingua, cultu
ral. riescono a darsi leggi ed istituziom in grado 
di legolare la loro convivenza e tuielare i loro 
diritti. Quegli uomini avranno un -idem Semi
te- d i fronte al comunl problemi, si identifichc-
ranno nelle tore leggl e nelle loro ishtuzionl e 
srflupperanno senhmenli di solidarieta e mu-
tuo soccorso che daranno spessore elico alia 
loro convivenza. Per il (ederalisla e lomoge-
neita socio-economica che alimenta il senti
mento di identita e di appaitenenza. 

Come logica conseguenza. non ponendo 
conflni o identita preordinate, il federalLsmo 
jmmagina che la paitecipazione democratica 
dell'indtviduo debba svolgeisi a divetsi livelli di 
confronto e che ogni problema debba aflton-
tarsi al pill bassolivello possibile secondo il 
princlpio di sussidiarieta. La nazione, linal-
mente spoglia di ogni retorica e di ogni tra-
scendenza, 6 ora divenuta solo uno dei livelli 
di integrazione democralica. Cosl inteso il fe-
deialismo e molto di piil di un efliciente mo-
dello amministrativo: e una nuova liontiera 
della democrazia che nulla ha a cbe fare con 
la difesa di interessi parziaii e che mai come 
oggi e stata a portata di mano orazie soprattut
to all'azione, sin qui meritoria. della Lega. 

Ma solo rinunciandoalla iallace scappaloia 
indlpendentista. solo liberando il (ederalismo 
dallombra sinistra della secessiorie si potr& 
utilmente awiaie i l dibaitito sui modi e sui 
tempi della rifonna. Si capirfi allora che la ri-
fomia lederalisla non pud essere iniposta al 
Sud con la minaccla deUa secessions richie-
dendo per la sua atluazione il oleno coinvolgi-
mento del meridione e percio la capacila di 
aggregate ahonio a questo progetlo quelle for-
ze politiche che possano plausibilniente rap-
piesentarvi gli ideali federalisti nella convinzio-
ne che il rlscatto del Mezzogiomo passi altia-
verso il suo orgoglio, lasuavolonla, lasuacui-
lura. Sicapiraquanroeccessivasia lansia per 
i! preteso -gattoparrlismo" del meridione: che 
I'Lnerziaelapauradelcambiamentosiatioco-
stanti dell'animo umano e ancor piii della poli-
ttca e fatto incontrovertibile come incontrover-
tlttle e che alcuno possa pensate di procrasli-
nare gli attuali meccanismi della spesa pubbli-
ca senza essere uavolto dal crollo ecutiomici> 
del sislema. St capira ch? la costituzione lede
ralisla e solo il punto di arrivo del processo di 
rifonna essendo il punto dipartenza proprio in 
quel decentramento ammmisiraiivo e liscalc. 
cui gla si sarebbe potuto metier mano e a cui 
la Lega guarda sempre con makelato sospetlo 
come ad inacceltabili sutrogati del fedeiali-
smo «vero». 

Quatora Infalt: tossero Irasparenli i flussi tri 
butari e responsabllizzati i politic i locall delle 
loro scelte amminisltative si svilupperebbe un 
rappoito conflittuale tia il centro e le periferie 
che renderebbe, ben piu di qualslasi minaccia, 
ininunciabile il processo di nfoima lederalisla; 
gia oggi questo conditio emerge come conse 
guenza della responsabilizzazione indotta dal-
reiezione diretta dei sindaci e dei pre.-identi 
provinciali e regionali. A que! punio parra evi
dente a tutti la necessita di dlvklere lecomtie-
tenze e creare eli istiluti idonei alia gestione 
polilica del conflitto centro-penleiia. Parra lo-
gico a tutti, cioe, varare quella costituzione fe-
derale attomo alia quale nel frattempo avremo 
serrate il dibattito politico magari, perche no, 
a™ando in quel di Mantova -un assemblea 

Ermanenle per II federalismoi- aperta a lutle 
ntelligenze democratiche del paese 
Perche cid non l i manga nel novera delle oc

casion! penlute occorre pet* la coesislenza di 
tie condizioni: 1) che it presidenzialismo n-
manga in posizioiiecomplementate al federa-
lismo senza anleporsi come iacile ed illusovia 
solu2kme dei problemi istituzionali, 2) d i e in 
Bossi prevalga I'intelligen2a dello slalista sulla 
lorza del rivoluzionario, 3) cheilcenlroiinistra 
cessl di intendete il federalismo come qualco
sa da concedere alia Lega e vi nconosca quel 
grande progetlo politico, lutlora latilante. con 
cuisupportare le speranzee lansia di rLicatlo 
del mendione IQunlrancaPMrlnl) 

Wnm 
fim. 
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DALLA PfHMA PAQINA 

La festa delle citte 
due orchestre. una lazz diretta da 
Oeg£ Munari (la BB Band). I'allra 
cubana COrchestra Las Estrellas 
Lalinas) diretta da Javier Olrotto e 
Kayro Flores, Insieme con Anto-
nello Vendihi animeranno per lul
ls la nolle con la loro muslca e i 
lororitmi la piazza Intera. 

Quest'anno. per6, c'6 una novi-
la imporlante rispetto a He altre 
edizloni. Piazza del Popolo sari 
collegata in diretta lelevisiva con 
Piazza del Plebiscilo a Napoli. e 
con Piazza del Meicalo, a Saraje
vo. Ral Uno assicutera. inlalti, il 
collegamento con le ire piazze 
dando, qulndi. a questa festa un 
sianlficain lortemenle simbolico, 
di pace e dl solidarieta. Originana-
mente noi avremmo dovuto dlvi-
dere il Capodanno con Napoli. 
con la quale, ormai da questa 
estate, c t un fortegemellaggio 
cultu rale. 

Su questa Idea si d Inneslato il 
progetlo televlslvo di Luck) Dalla. 
che gla 1'anno scorso aveva crealo 

una festa a Bologna. Mettendoci 
subiloal lavoro&emersa lipotesi 
di una citta slranieia che potesse 
collegarsi con le due citta itahane: 
all'inizio si era pensalo a Rio de 
Janeiro, ma subito dopo, aa gli 
ostacoli dovuti alia forte differen 
za di fuso oraiio tra le tie cittil, sia. 
soprallulto, I'evoluzione della si 
tuazione nella ex Jugoslavia ci h;i 
suggeriloSaraievo 

Festeggeremocosl, insiemealla 
martoriata popolazione della ca-
pilale bosniaca, il loro primo Ca
podanno dl pace, E lo festeggere
mo da Piazza del Popolo, una del
le piazze simbolo della Roma che 
in quesli ullimi due anni sla risco-
pi?ndo il gusto di uivere grandi 
appuntamenti inlemazionali al 
pari delle allre capital! europee 
come Parigi.Londrae Vienna. 

Rno ad oggi infatli fioma ha 
sempre avuto una slrana sone cbe 
I'ha prlvata di eventt «stabili», di un 
•clfimero stabile", se cosl si pud 
dire. Quella di creare appunla-
mentl che, ripelutl nel tempo, di-
ventino poi tradizionali e un'idea 
fissa e per me giusta. Se gli evenli 
non sono estemporanei tendono 
a dlvenlare atlesl: per il concerto 
Viennese del primo gennaio, ad 
esempio. la vendlta del blglietii 

inizls anche lie anni prima, e una 
tradlzione in senso positivo, non 
retrivo. Spero che. magari Ira 
qualche anno, del Capodanno ro-
mano si parli anche in America e 
nel resto del mondo. Nolce la stia-
rao tneltendo tutta per dare una 
caralura inlernazionale alia cultu
re cbe si vlve in quests citta e non 
* un caso se ormai inintenolta-
mente vengono alleslite inostre di 
grande valore e di resisro euro
peo. Bastipensare al Carovaggio 
ai Musei Capitolini. al Giappone 
anlfco al Palazzo delle Esposizio-
ni. alia mostra dal titolo 'II mistero 
di una fanciulla» che in quesli 
giomi si tiene a Piazza Mlgnanelli. 
nello spazio dell'Accademia Va-
lenlino; spazto che il Comune. 
grazie alia disponlbilila- di Valenti
no Oa/avani. gcstirS per i prossimi 
Ire anni recuperando cosl ad atti-
vita espositlve slabili un luogo che 
prima era utilizzalo per manifesla-
zlonidial lrotipo. 

Cosl come non e un caso che 

Sirandi restauri quali quelli della 
acciala del Palazzo del Campldo-

Blio o della scalinaln di Trinita dpi 
lonti siano slati lealizzati - latio 

assolulamente inusuale per Roma 
- in anllcipo sui tempi previsli e 
con rispnrmlo di denaro; fatto 
queslo che ha colpito positlva-

mente i cittadini romani tradizb-
nalmenmte scet l t i e disincantati. 
Anche le nostre inizialive in peri-
fena latino ormai lendenza a di-
moslrazione della grande vitallta 
della nostra melropoli. 

Capodanno. quindi. € solo il 
cui mine di lulla una serie di inizia
live cultural i che, pariicolamiente 
aitest'anno. hanno avuto un gran-

e successo, da quelle dell'Estale 
Romana alle pid recenh svoltesi 
durante le feste nalalizie. II noslro 
desiderio e quelio di recuperare 
conlinuarnenle nuovi spazi ed 
animare il maggior numero tti 
piazze possibili. per dare I'oppor-
tunila a tutti coloro che vivono la 
nostra citta, come cittadini o co
me turlsli, di sentirla arnica, soli-
dale eallegra. 

£ per questo, guindi. che ci sen-
liamo di invitaie lulli a Piazza del 
Popolo, dove comunque si lar* fe
sta anche solto la pioggia; se ci 
dovessimo bagnare troppo, rime-
dieremocon una docciacalda, 

Spero cbe lutti i romani rispon-
dano con lo spirilo giusto. quello 
del diveillmenlo. a queslo invilo a 
irasconere con noi il Capodanno 
in piazza, appuntamenlo ormai 
consueto. dal »tantano" 1993, per 
la citta. [Gianni Borgna] 

LsmbeiloDmi 

«SacondD lecotna l ln l r i : 1, X, 2 o pravadl quaicc«'aliro» 
MarcelloGinnnim 


