
II Constglto naaonole del Pds 
ha appmvoto all'unonimita il 
legotamenla ttelprassimo ton-
gresso 'lemaico- die si (mr) a 
Roma<fa16almitigtio,Urego-
lamento preeede come base di 
discusshne delle assemble* 
congrtssuali la relazkme di 
Massimo D'Alema die qui di 
segaito pubUkhiamo. 

Praponiamo al Consiglio nazio-
nate, sulla base deH'articolo 19 
del nostra Statute, di convocare 
iin Ccmgresso temaUco del Pds, 
per I'approvazione delta piatta-
iorma polilica ed elenoiale In vi-
sla delle prossime elezioni na-
zionait. 

Rrteniamo necessarto pro-
muovere una discussione libera 
suite scette politiche, suite al-
teanze. sulla leadership che ab
biamo Indicate, sulle grandi op-
zloni ideal! e programrnabcne 
che scegliamo dl pone al centre 
della sltda per U governo del 
paese. 

II Congresso, altraverso un'e-
laborazlone discussa e condM-
sa dall'insieme del Partite, defi-
nlra II rualo della sinistra demo
cratica per il govemo delTltaliae 
favorlra il nostro massitno impe-
gno nella costruzlone dellal-
teanza fra la sinistra e il centra 
democratico. 

I compiti 
di oggi 

E essenziate complete rapkJa-
mente un balzo di qualita nella 
visibility della coalizione demo
cratica, lungo la linea seguita in 
quest) mest, lanlo neU'opposi-
zione ferma al govemo Berlu
sconi, quanto net sostegno 
espresso al govemo Dini. 

I risullatl posithi censeguiti 
dal centro-slnisrra nelle elezioni 
regtonali ed amministralrve di-
cono che la convergenza tra for-
ze latche e cattolicrie del centre 
e della sinistra appare ai cjHadi-
nl come una novrta positrra e 
dotata di una straordinaria ca-
pacUadiattrazlone. 

SI tratta di un progettoche ha 
gia mulato to scenario potilico, 
rendendo concretamenle possi-
blte I'awio di un slstema dell'al-
lemanza ed un ricambio dl clas-
sidirigenti. 

Una strategla che, iuori da 
vecchi poHticbmi, si e tohdara 
su una reate unita di intenti con-
tro la prepotenza della destra al 
govemo e su una comune re-
sponsabilita. Ed oggi offre al 
paese una prospetnva di gover
no, CI6 che unisce le forze del 
ceniro-sinislra e innanzitutto 
una cultura democratica, I'idea 
di una profonda trasformaztone 
del paese, di una modemizza-
itone che si accompagni alia di
fesa dl un vasto tessuto dl sollda-
rieta. Da questo Incontro tra le 
migliori tradizioni politiche del 
nostro paese puft nascere una 
classe dirigente modema, 
espressione delle nuove forze 
del mondo del lavoro. delle pro
fession I, dell'impresa. Siamo 
convlnii di avere intrapreso una 
strada giusta. L'opposizione al 
govemo Berlusconi ed il soste-
gno ad un govemo tecnico pre-
sledulo da una esponente mo
derate come II president* Dini, 
hanno consenlilo al paese di 
uscire da una situazione di con-
fusione, e di incamminars! sulla 
strada di una rinnovaia stabilita 
ecredlbillta. 

Laccordo sulle pension! rap-
presenla un risultato importante 
e dlmostra come una riforma 
profonda ed ineisiva passi attra-
verso il dialogo ed II consenso 
tra le parti sociali. Ora il gover
no, in tempi rapidi. deve com-
pletare il suo programma in un 
cllma sereno ed equilibrate, che 
mantenga la possibility di lavo-
rare c legilerare sulle quesu'oni 
plu urgent) E quesla una condi-
zione essenziate per recuperare 
un rapporto di fiducia tracittadl-
nled istiluziorii. Incrinato anche 
a causa di vicende conluse co
me i dodici relerendum per i 
quali voteremo tra poco, che 
scaricheranno sugli elettori ra-
sponsabilila proprie del Paria-
menro. CiO essenzialmente per 
volonta di tina destra che ha evl-
talo con ogni mezzo di giungere. 
su questkmi diverse, ad accordi 
r.igionevoti ed utili agli interessi 
del paese. 

Sara owiamente nostro impe-
gno gatantire nelte setlimane 
successive ai relerendum I'ap
provazione di leggi che, nel pie-
no rispetto delta volonta popola-
re, offrartO risposte eerie alte 
qucstioni sol levate dal voto. A 
partire dall'esigcnza non piu rin-
viabile di una seria normativa 
anti-trust in materia di telecomu-
nicazioni, tale da aocogliere le 
Indicazioni contenute nella sen-
tenzad'MlaCorteCostituzlonale. 
adeguando I'llalia alio normati
ve In vigore negll altri paesi de-

mocratici dell'Europa e negli 
StatiUniU. 

Incalzano peraltro questkmi 
delicate e che richiedono un'a-
zione rigorosa da parte del go
vernor dalla prenaraztone del 
documento di programmazlone 
economica e rmanziaria per il 
1996, che dovra proseguire I'o-
pera di risanamento e di conte-
nimente del debito pubWico, ai 
necessari iMerventi mirati sul 
versanle dell'occupazione e dd 
Mezzoglomo, Tuttociimentre il 
Parlamenlo e impegnato a den-
nire la legge suite authoryrjes, 
contribuendo in questo modo al 
processo delle privatizzazbnl. 

II noslro impegno, su ciascu-
no di questi capitol!, sara forte e 
coerente, cosi da grungere pre
sto al compimento del program
ma di govemo e a quella verifica 
polilica gia annunciata dal pre
sidente del Consiglio, ed a cut e 
bene si arrivi in un conteslo di si-
curezza e stabilita nnanziaria. 
No) non vediamo, alk> stato del
le cose, una prospettiva utile di 
prosecuzlorie della tegislatura al 
di la del prossimo autunno. Si 
tratta di una valutazione obietli-
va e non di uncalcotedi parte. 

Deve essere chiaro che non 
pretendiamo di tesare alcuna 
data per le eSezloni, ne presente-
remo alcuna mozione di sfldu-
cla verso un govemo che abbia-
mo sostenuto con lealta e che 
ha conseguito risultau' poativL 
Vi e in noi il massimo rispetto 
verso le funzioni che la Costltu-
zione assegna alte piQ alte cari-
chedelloStalo. 

La nostra e dunque una valu
tazione di ordine esclusivamen-
te politico. Non susslstono le 
condtzioni per definite una seria 
agenda di impegni di govemo 
che possa vedere una comune 
assunzione di responsabiila da 
parte delle principal (one politi
che, oggi collocate su schiera-
nwntidlversi. 

In queste condtzioni I'unico 
modo per proseguire la tegisla
tura sorebbe la costituzione di 
una maggioranza polilica di 
centro-sinistra, ma questa 6 una 
prospettiva da sottoporre al giu-
dtek) degli elettori. Non sarebbe 
ragionevote se una forza come 
la nostra pensasse di accedere 
al govemo altraverso una rivolu-
zkine pariamenlare e non altra
verso la prova del voto. Si susse-
guono in questi giomi chiac-
chiericci conlusi e manovre vel-
leitarie intomo alia questione 
del cenlro. Not abbiamo un 
grande rispetto per il tema. Sap-
piamo che al centra si decide la 
sf Ida per II governo del paese. 

Ma vi sono due modi per ai-
Irontare la questione, Pu6 sservi 
la prelesa di ilcostruire unasorta 
di Dc, di riallaociare i fill di un 
rapporlo. non politico ma di po-
tere. tra le diverse famiglie di
sperse del moderatismo ilalia-
no. Questa operazione porle-
rebbe Inevttabilmente ad una 
nuova stagnazione del sistema 
politico italiano, E non ci pare. 
quindi. auspicabile. Ne, peral
tro, ci sembra di facile realizza-
zione. 

C'e un altio modo di altronta-
re il tema. £ quelle che abbiamo 
proposto In questi mesi, partan-
do con un centre cattolico e lai-
co cui non abbiamo chiesto di 
dlventare sinistra ma di diflloga-
re con la sinistra, conservando la 

Eroprla klentita polilica. cultura-
', di rappresentanza soctale, 

Cui abbiamo chiesto di sceglie-
re, di concorrere a costruire le 
condizioni di un bipolarismo 
democratico. 

II professor Buttiglione, a mo
do suo, ha scelto. Lo hanno fat-
lo, In modo limpido, i Popolari e 
Mario Segni, dimostrando che la 
maggioranza dell'elettorato mo-
derato collocatosi al centra it 27 
marzo, non teme un'alleanza 
con la sinistra democratica. 

Cosie avrenuto nelle elezioni 
regional! e amministralive, dalle 
quali e emerso un paese malu-
ro. una chiara tendenza al bipo
larismo. una crescertte com-
prensione della logica del mag-
gioritarlo, lino alia scelta, nei 
ballottaggi, per i candidal! «me-
no lonlani>. 

Oggi lo scenario politico indi-
ca la necessity che si vada pre
sto veiso la lormazione di un go
vemo basalo sul consenso dei 
cittadini. La slagione dei govemi 
tecnici, che pure e stala nel 
complesso utile all Italia, pufi 
volgere al temiine. Per noi, dun
que. si awicina il momento del
la sfida per il govemo, per dare 
al paese un future di stabilita e 
sicurezza. 

Questo e il nostro obiettivo. 
Oggi e possibite realizzarlo. I) 
paese sa di poter contare su una 
sinistra matura, intelltgenie, atti-
dablte, draata di idee e prn-
grammi innovativi. che ha scelto 
la prospettiva dell'alleanza con 
II cenlro democratico, con cui 
condivide valori e principi di li-
berta, solidarieia, e obiettivi di 
sviluppoediriforma. 

La relazione di Massimo D'Alema 
al Consiglio nazionale del Pds 

Unfuturo 
sicuroper 

l'ltalia 

2. 
La destra 

e gli interessi 
nazionali 

Le elezioni del 27 marzo 1 W l 
dovevano dwiare un iiu'wo t i 
ck) della polilica italiana, dopo 
Eli anni drammatici che hanno 
segnato la fine del vecchio sLsle-
ma politico. 

La deslra pareva incamarc 
aspirazioni largamenle condivi-
se: una lone spinla all'innova-
!ionc, liberta di imzialiva e di 
mercalo, rinnovamenlo della 
classe polilica, desiderio dt solu-
zioni "miracolislicln'" contm di-
soccupazione e maisinalilA so-
ciale 

A poco piii di un anno di di-
stanza il quadro c radicalmenle 
mulato. 

Si c> chiaramenle maiiiieslala 

la connnutla della destra con il 
vecchio sisterna.e la sua incapa-
cit;i di aftronlare o risolverc la 
crisi italiana. Abbiamo vissute. 
nci mOM del governo Berlusconi, 
un progre.«ivo dislacro dcll'lta-
lia dal processo di integrazione 
euioi>ea, £ anmentatoil disordi-
ne noi prtvan equihbri istituxio-
nati. inraiatiw improwisatc •' 
confu've hiirino pravocatn pe-
^anll olli-Mi noiiativi sulrecono-
rnia 

Dnpo la raduta del governo 
ddl.i rieslia. il pseie ha ripreso 
la strada rtel risanamento. Ma 
ora iiamo d.ivanii ad un hii'io 
Non btisl.1 piu una semplice 
slrrrt^gia dfl n^nic F nectssii'io 
theaH'otM-ra di rienlro dal debi-
I I I M airnmipHHni il rilaiKio pie-
nii di'll'tvononiia e della prodn-
/Kiiie II JJ.ICM' deve affrontart' le 
nunvi. ^i,iodi slule delLi nion-
dializ/a/ione. della rrvoiuzkHie 
K-cnoloiiica <• Mienlilica Se non 
si iiervrirri' qiiesta strada saran-

no inevitabili I'isolamento inter-
nazionale ed una perdha cre-
scente di compelnivita dell'lta-
ha. 

Ma per alfrontare queste slide 
e nocessario spezzare I'anlico 
assetto di polere che ha reso 
asfittko il cnpilalismo italiano. £ 
nece'BBrio rompere il pallo tra 
la icndita imprixiulliva ed UIIO 
Stalo burocratico e ctintralislico 
rhe hd impcdito it pieno dispic-
garsi delle encrgie vive dell'im
presa, della ricerca. dell'innova-
ziimc 

Noi indichiamo una strada da 
srijuire1 uii'alleanZfi Ira il nion-
di> del lavoro. I'impresa produt-
i^ra. le lorze nUtlleliuali e della 
rn'ena Sono \c: componenli 
fond a menial i del la vita italiana. 
Sono la base dt un uuovo pallo 
IK'i /(j.sn'nppo del paese. 

Solu lallean^a Ira quelle loi-
ze pnO rrvilvrre le ragiom slrul-
turali della ensi italiana. il dram-
ma della disoccupazione, la 

questione meridionale. I'assen-
za di una stralegia per la lorma
zione, il debito pubblico come 
meccanismo peiverso che rm-
pedisce nuovi invesrimenti, e re-
dbtribuisce in modo ineguale le 
risorse a favore della rendita fi-
nanziaria, 0 si ailrontano questi 
nodi, oppure ogni richiamo ad 
un magglore liberismo mascbe-
ra solo la difesa di vecchi inte
ressi corporativi. 

La competizione globale non 
consente a nessuno di camml-
nare da solo. Un paese moder-
no e svikipparp deve scegliere 
rinlegrazione. Equesta la condi-
zbne per uno svlluppo com-
plessivo delleconomia e della 
socieia italiana: una crescita del
l'impresa, un mamiore benesse-
re per i celi pill deboli, una spe-
ranza di fuluro per i piu gkrvani. 
Non c'e allemativa, a meno che 
non si accetti la prospettiva di 
cadere nella fascia piu bassa 
deH'ordine intemazionale. E noi 
non lovogliamo. 

Noi vogliamo che l'ltalia ab-
bia un hituro sicuro, e divenli un 
paese forte, civile, modemo. Per 
questo scegliamo di investite 
nella vera ricchezza della nazio-
ne: gli individui, le intellloenze, 
la creativita, il gusto per H fare, 
per I'impresa, una rinnovata eti-
ca pubbllca. Equesta la scelta di 
campo da realizzare. Questo e il 
senso di quella nootuzkme libe
rate di cui l'ltalia ha bisogno: 
una rlvoluzkine capace di ga-
rantire quel quadro di riforme 
strutturah che possono liberare 
energie e modernlzzare il paese. 

La differenza tra la polilica 
della destra e le nostre sceite e 
apparsa con evidenza anche ad 
una parte delle ctassi dirigenti 
del paese. Oggi siamo un punto 
di riferimento credibile per tutti, 
anche in virtit dei comporta-
menti e delle sceite che abbia
mo oompiuto nei conironli di 
Dini e del suo govemo. Scelle e 
comportamenti rispondenti a 
spiiito di responsabiliia verso il 
paese e alia difesa dei suoi inte
ressi general 

Gli italiani sembrano com-

Erendere e premiare quesla po-
lica. Cresce nel paese una do-

manda di equllibrio e modera-
zione, di stabilita e capacita di 
govemo. L'ltalia ha bisogno di 
sicurezza Sicurezza psicologica, 
che produce la fiducia dei mer-
cati, ma anche I'autosUma di 
una comunila. Sicurezza polili
ca, come ricerca di stabilita. Si
curezza sociale. cioe la saranzia 
del rispetto dei dirltti individuali. 
Sicurezza e 5ducia nella giusti-
zia. per i singoli e per la coltettl-
vita. 

Sono domande che non in-
conlrano automaticamente il 
cenrro-sinistra. ma alle quali i 
valori e i programmi del cenlro-
sinistra possono rispondere effi-
cacemente. 

Stabilita. equilibrio, modera-
zione sono le condizioni per 
una reals innovazione. per co
struire un fuiuro sicuro. 

3. 
La nuova 
Italia del 

centro-sinistra 
Questo c hiede l'ltalia d i oggi. 
Un paese che ha vissuto una 

protonda crisi, ma e in condizio-
nediuscime, perche dispone di 
grandi risorse umane e materia-
li, ha fiducia nelle proprie capa
cita, vuole guardare avanti, a 
nuovi targuardi poativi da rag-
giungere. 

Un paese attivo, dinamico. 
esigente. Che non chiede, a chi 
si Candida al governo, solo un 
buon programma di cose da fa
re. Chiede un progetlo per il fu
luro. Chiede di conoscere i prin
cipi. le grandi idee, gli obiettivi 
di fondo della prospettiva che si 
indica. 

L'ltalia deve capiree deve po
ter distinguere con nettezza la 
differenza Ira la prospettiva che 
indichiamo e quella delta de
stra. Non solo perqualche buo-
na legge in piu, una maggiore 
morafila pubblica, rich lams ge-
nerosi a valori universale, o per 
lindubbio maggior grado di 
professionalita e serieta. 

I! centro-sinistra deve dislin-
guersi perche indica una slrada, 
una direzione di marcia. e melle 
a punto obieliivl identilicabili e 
slmmenlicredibili. 

Qual e il grande, fondamenia-
le obieltiuo? 6 quello di cogfere 
le oppurtumla. \s nuove, straor-
dinane opporluiilia di un fuluro 
che e gia sollo i nostri occhi, che 
si offrono a chi si dota della cul
tura e delle slmllure necessaiie 
per vivere meglio in una socieia 
gernprc- piu moderna e lecnolo-
gica. 

Quesio obiemvo. che tulle le 
socieia sviluppale hanno di 
fronle. si puA raggiungere in due 
modi. La destra sostiene una tesi 
semplice e brulale toirele cia-

scuno per vostro conlo, affronta-
te ostacoli e difficolti Qualcuno 
cadra lungo lacorsa,allripasse-
rannoil iraguardo. In deftnUiva, 
arrantjSitevt, 

Nor pensiamo che la grande 
corsa del nostro tempo si pud 
regdlare. Non per fetmare i piu 
veloci, i piu capaci. Ma podie 
alia fine sia il paese, nel suo in-
sieme, a passare il traguardo, Se 
cosl non.sara, anche • pio bravi, 
prima o poi. resteranno senza 
halo, perche le attuali storture si 
rivolgerarino anche contra di lo
re 

Vogliamo pariare del future a 
chi del future sara protagoniMa. 
E cio£ aHe nuove generazkmi 
italiarre. E su lore che brsogna 
spostsre radicalmente FaBen-
zione e concentrare il cuore di 
una grande strategia di riforme e 
di innovazione del paese. Che 
dia un domani sicuro. chances 
di vila, un fuluro di opportunrta 
ai piu giovani. Questo e II pro-
get to del centro-sinistra. 

In questi anni la destra - in 
Europa e in Italia - ha causato 
guasti economici e costi sociali 
enormi. Perite non rimarginate, 
che hanno predotto crescent) 
sentimenli di dimdenza e paura 
verso il fuluro, nei singoli, nelle 
famiglie, nei mercatu La deslra 
ha scelto la strada del conflitto, 
della lotta coiporaova, della ten-
sione tra le diverse parti della so
ciety. Colpendo pnncipi di soli
darieia, di giustizia, ma ancora 
di pfft Incrmando alia radice il 
valore della cooperazione socia
le, della collaborazione Ira di-
versi dentro una comunila che e 
di tutti. Seminando divfekmi, in-
vece di indicate soluzbni. 

Noi (aremo il contrario. Lavo-
reremo perche la giustizia socia
le sia garanzia di sicurezza per i 
cittadini e condizione di crescita 
economica. 

Una socieia che produce 
esclusione e marginalita, che 
merle ai margin! I piQ giovani, e, 
prima che tngiusta, profonda-
mente inefflciente, E nnetTicien-
za linisce per Iravoteere anche I 
soggetti piu forti del sistema. 
Mentis competizione e slobaliz-
zaaone dei mercali richiedono 
regotazione dei conftltU, spirito 
collaborativo, oltre che govern) 
solid! e credibiti. Ecco perche 
lequilibrio nella disuibuzione 
delle risorse non solo e necessa-
rio a dilendere la parte piu de-
bole della socieia, ma e ionda-
mentate per to svlluppo dell'im
presa e ladiffusione dei meicaU. 

Quesla idea e alia base della 
nostra sfida La novita rispetto al 
passalo sta nel fatto che eKJclen-
za e soHdarteta, crescita econo
mica e svihippo sociale possono 
vivere insieme se allaraano le 
opportuniia dei singoli, degU In
dividui. Le opportuniia di par-
tenza di ognuno, non una mitica 
•uguaglianza finale> per tutti i 
cittadini. Ornetlm da raggiunge
re non solo garantendo un equi
librio tra efUcienza e giustizia so-
ciale, ma sviluppando una nuo
va comptementarieta tra tutti I 
fattori della crescita di una na-
zione: I'impresa e il mondo del 
lavoro, le risorse pubbUche e 
quelle private. 

Non ci interessa die Wtti 
"debbano- arrivare. ma che lunt 
•possano- arrivare. Che cioi 
possano compiere delle sceite 
libere nel campo del lavoro e 
nella vita, trovando linalmente 
nello Stalo, nel mercato, nelcoi-
po vivo della socieia alleatl che 
li aiutano, e non awersari che II 
combattono. Questo e il mes-
saggio che rivc^iamo ai giovani 
italiani. 

Chi ha vent'anni non pud di-
pendere dalla sorte che gli ha 
assegnalo una famiglia piu o 
meno benestante, una residen-
za piu o meno fortunata, un ses-
so piultosto che un altro. Chi ha 
vent'anni deve poler dectdere li-
beramente il corso della sua esi-
stenza; dove vivere, cosa studia-
re. quale lavoro intraprendere, 
in relazione alle propne capaci
ta. 

Una socieia che rinuncia a 
questo obietlivo e una socieia 
Malica, lerma, spenta: un paese 
che non parla ai suoi ragazzi 
non parla piu a nessuno. Ecco 
perche bisogna restiuire a cia-
scuno. e anzitutto ai giovani. il 
controllo delte decisioni che ri-
guardano la propria vita. E la via 
per restituire iranqnillita, fiducia, 
oltimismo allinlera comunila. 

L'ltalia e molto cambiala negli 
ultiini due decenni: sono cre-
sciute le possibilita di partecipa-
zione alle scelle e alia vita polili
ca, e cesciuto enormemenle il 
numero delle imprese; sono au-
meiitati, in valore assoluto, i di
plomat! e laureali. Ma e rimasta 
sosianzialmente bloccaia la sfe-
ra della mobilild sociale. quel-
I'mdicatore che piu di altri spie-
ga il livello ft civilta di una na-
zione, 1'ampiezza delle opportu
niia individuali che un grande 
paese off re. 

Malgrado le trasformazioni, 

(SEGUEAPAGINASO) 


