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Coratella Ernesto;
Corbaro Giovanni;
Corcione Vincenzo;
Cordono Giovanni;
Cordono Simona;
Cordua Giorgio;
Corradi Franco;
Corrado Mario, 
Corsini Luigi;
Coruzzolo Anna 
Coruzzolo Lucia 
Coscia Lucio 
Costa A. Giovanni;
Costa Antonio 
Costa Marisa 
Costa Paolo;
Costagliola Salvatore 
Costi Galvani Matteo 
Cotellessa Florindo;
Cotti Lamberto 
Cotticelli Anna;
Cova Felice;
Cova Paolo;
Covi Elvio;
Covini Gino
Cozzoli Giampiero;
Cozzolino Anna 
Cozzolino Patrizia;
Cozzolino Vincenzo
Credentino Vincenza;
Cremascoli Guido
Cremonesi Angelo;
Cremonesi Natale 
Crippo Adalberto;
Criscuolo Sergio
Croce Andrea;
Cuccuru Giampiero;
Cuomo Luigi;
Cusati Gino;
Cusati Giuliana;
D’alessandro Carmela 
D’Alessandro Dora;
D’Aloisio Raffaele 
D’Amico Giuseppe;
D’Angelo Nicola;
D’Ercole Panfilo;
D’Ercole Rosario;
D’ippolito Valerio 
D’Orazio Antonio;
D’Orazio Mario;
Da Villa Nives;
Dabizzi Bruno 
D'Addosio Tommaso;
Daffonchio Dino 
D'Agostino Michele 
Dal Cero Marco;
Dal Dosso Girolamo;
D'Alessandro Prisco
Franca;
D'Alessandro Rino 
D'Alessandro Rosanna;
Dalle Luche Michela 
Dallea Adriano 
D'Alò Giuseppe;
D'Alterio Luigi;
D'Alterio Paolo;
D'Andrea Ciro;
Daneri Stefano 
D'Angelo Cira;
D'Angelo Pietro;
D'Angiò Ida
D'Antonio Antonio;
D'Auria Mariarosaria;
David Fracchia 
Davoli Mario;
Dazzi Emanuele 
De Angelis Monica
De Benedetti Alberto 
De Bernardi Alberto 
De Crescenzio Fabio;
De Dominicis Francesco 
De Falco Antonio;
De Falco Carla;
De Falco Milena
De Falco Raffaella
De Falco Salvatore;
De Fazio Nadia;
De Fleury Concetta
De Franco Vincenzo 
De Fusco Carmen;
De Laurentiis Sebastiano;
De Lorenzo Gaetano;
De Luca Antimo;
De Luca Giovanni;
De Luca Giuseppe 
De Luca Pasquale;
De Luca V. Antonio;
De Lucia Antonio;
De Lucia Vincenzo;
De Maio Luigi 
De Martin Giorgio 
De Martino Mario;
De Martino Silvana
De Meglio Gennaro;
De Micheli Valerio

De Muro Giuseppe;
De Piro Daniele;
De Piro Eleonora;
De Piro Fortuna;
De Piro Giuseppe;
De Piro Marcella;
De Piro Nicola;
De Piro Ornella;
De Piro Vincenzo;
De Riso Livia;
De Rosa Angela;
De Rosa Filomena;
De Serpis Salvatore;
De Simone Fausto 
De Stefano Iolanda;
De Stefano Maurizio;
De Vecchi Sandro;
De Vincentiis Gianluca;
De Vincenzo Alberto;
Debenedetti Franco;
Debono Fabio;
Defrani Elio
Del Buono Irma;
Del Carlo Franco
Del Gaizo Francesco;
Del Prete Massimo;
Del Vecchio Mariagrazia;
Delle Curti Enzo;
Delucchi Fulvio
Demicheli Gisella
Desiderio Mauro 
Di Berardino Nino 
Di Campli Letizia;
Di Costanzo Raffaella;
Di Eleonora Silvio
Di Emidio Franco
Di Fabio Giuseppe;
Di Fonzo Giovanni;
Di Francescoantonio
Galliano;
Di Gennaro Anna;
Di Gennaro Pasqualina;
Di Genova Massimo;
Di Giambattista Dario;
Di Giamma Salvatore 
Di Gianni Enzo;
Di Giovanni Sergio
Di Gregorio Filippo 
Di Lallo Domenico;
Di Lavora Francesco;
Di Lorenzo Pietro;
Di Maio Biagio;
Di Maio Simona;
Di Marino Girolamo;
Di Maso Vincenzo;
Di Matteo Danilo 
Di Mauro Adele;
Di Mauro Lucia;
Di Meo Giuseppe;
Di Napoli Vincenzo;
Di Noia Nicola;
Di Porzio Linda;
Di Risio Paolo 
Di Ruocco M;
Di Siro Mario;
Di Stefano Ciro;
Di Vincenzo Antonio 
Di Vuolo Antonio;
Dicembre Rosa 
Dima Antonio;
Dini Marco 
Dirisio Vincenzo 
D'Isa Francesco;
D'Isa Giovanbattista;
Divani Mirko 
Doganiero Raffaele 
Donnarumma M.;
D'onofrio Serafino 
Donsanto Wanda;
Dossena Marco;
Dovere Carmela;
Dragonetti Emilia 
Driganti Sergio;
Edoardo 
Epifani Luigi;
Errichiello Bruno;
Errichiello Domenico;
Errichiello Ermando;
Errichiello Giovanni;
Esposito Antonio;
Esposito Domenico;
Esposito Emma;
Esposito Gennaro;
Esposito Giuseppe 
Esposito Luigi;
Esposito Mariarosaria;
Esposito Massimo;
Esposito Salvatore 
Esposito Santa;
Esposito Santolo;
Esposito V. Mauro;
Esposito Vincenzo;
Estate Giuseppe;
Eugeni Augusto
Evangelista Cannevalò;

Fabrizio D'Arienzo
Facchinelli Giuseppe;
Facchini Paolo 
Falletta Salvatore;
Farri Antonio 
Fasanella Amedeo;
Fasanelli Roberto;
Fasano Luciano 
Fasciolo Alberto
Fassetta Silvano 
Federici Roberta 
Federici Rossella 
Federici Stefano;
Federico Morando 
Felaco Grazia 
Felisio Dino;
Ferraresi Giorgio;
Ferraresi Marco;
Ferrari Andrea;
Ferrari Antonio;
Ferrari Brunello
Ferrari Carlo Alberto;
Ferrari Claudio 
Ferrari Pierino
Ferrario Anna;
Ferraro Anna
Ferraro Liliana
Ferraro Silvia 
Ferraro Vincenzo
Ferrarotti Danilo
Ferrarotti Danilo 
Ferretti Rosanna
Ferri Giancarlo 
Ferri Mariarosaria;
Ferri Paolo 
Ferro Bruno;
Ferro Luigi;
Ferro Mariangela;
Ferro Vincenzo;
Festa Guglielmo 
Fidenzi Roberto 
Figino Serenza 
Figurelli Michele;
Fimmanò Paola;
Fiore Beatrice;
Fiore Cosimo;
Fiore Pasquale;
Fiore Salvatore;
Fiorentino Vincenzo;
Fiorese Giorgio 
Fiorini Riccardo 
Firinu Raffaele 
Flamminio Anna;
Flamminio Elisa;
Flauto Marisa;
Fleury Patrizia;
Florio Giulia
Focherini Carla;
Foco Maura, 
Fogliazza Deo 
Fogliazza Deo 
Foin Mario;
Folgherait Fausto;
Fontanella;
Forloni Antonella;
Formigoni Chiara 
Formigoni Giuseppe;
Fornasari Maurizio;
Fornoni Giovanni 
Fornoni Giovanni 
Frabetti Rolando 
Fragassi Tito 
Francabandiera Antonio
Franchi Oreste;
Francia Fabrizio 
Franco D'Andrea;
Francolina Adriana;
Francolino Grazia;
Francucci Ernesto;
Franzese Domenico;
Franzese Francesco;
Franzini Romano
Frasca Polara Marco;
Frascolla Michele 
Fratini Franco;
Fratus Bruno 
Freda Franco 
Frigeri Leda;
Fuggetta Gennaro;
Furno Oscar;
Fusco Carmine;
Fusto Vincenzina 
Gabellini Antonio 
Gabrini Alberto
Gaggini Massimo 
Gala Fiorillo Masimo;
Galante Giovanna;
Galdiero Daniele;
Galeazzi Renato;
Galeazzi Renato;
Galiero Ciro;
Galiero Domenico;
Galiero Filomena;
Galipur Ghardipour Reza 
Galizia Biagio;

Gallerani Gianpaolo 
Galliano Ciro
Gallo Antonio;
Gallo Guido;
Gallo Leonilda;
Gallo Roberto 
Galtiero Salvatore;
Gammella Francesco;
Gandolfi Paolo 
Garavini Gianni 
Garbellini Giulio;
Garbo Francesca;
Gardinazzi Vania 
Gardini Giovanni
Gargano Pasquale
Gargiulo Andrea;
Gargiulo Vincenzo;
Garofali Roberto 
Garofano Carmine;
Garzia Anna;
Gaspare Pisacane;
Gaspari Massimo
Gasparini Gilberto 
Gatti Beppe 
Gatti Ivana 
Gazzetti Luciana 
Gazzola Eugenio;
Gelati Miledy;
Gelsomino Maria Rita, 
Gemelli Luciano;
Gendolavigna Giuseppe 
Geniola Lidiana;
Gennarelli Maddalena;
Genovese Rosario 
Germinale Ernesto 
Ghiaroni Andrea 
Ghidini Gustavo 
Ghio Ilde, 
Giammello Ernesto 
Gianluigi Amadei 
Giannantonio Teresa;
Giannini Uliano;
Giannoni Francesco 
Giannoni Francesco;
Giannoni Zelindo 
Giarritiello Michelina;
Giavaresco Umberto 
Gimelli Sergio
Gioacchini Andrea;
Gioacchini Valeria;
Giordano Alessandro;
Giordano Amedeo;
Giordano Arturo;
Giordano Pasquale;
Giordano Vincenzo;
Giorgi Maria Emilia 
Giorgio Di Somma;
Giovanelli Ferruccio
Giovanni Barro;
Giovanni Caprio;
Giovanni Taurasi
Giraldi Catia 
Giudice Gianfranco 
Gobbi Marco 
Golfarelli Lalla 
Gori Luciano 
Goria Giuseppe; 
Gorini Adriano 
Granata Pasquale;
Granato Anna;
Granato Bruno;
Granato Imma;
Grandicelli Marianna 
Grandicelli Tilde 
Grassi Salvatore;
Grattini Luigi 
Gravello Nadia 
Graziutti Daniela;
Grazzani Francesco
Grazzani Nino;
Grazzi Gianni 
Greco Patrizio 
Greco Salvatore;
Grenni Pasquale;
Grossi Elena 
Grossi Stefano 
Grosso Valerio;
Gruppi Francesco;
Gruppuso Stefano 
Guaitoli Rino
Guarini Nadia;
Guercilena Enzo 
Guerra Giorgio 
Guerzoni Rodolfo 
Guglielmino Marco;
Guida Giovanni;
Guida Giuseppe;
Guida Luigi;
Guindani Giacomo 
Guzzo Vincenzo
Iaccarino Antonino;
Iaccarino Fabrizio;
Iaccarino Renato 
Iacone Pasquale;
Iarussi Ilia;

Icardi Alfio 
Imbimbo Pina;
Imparato Antonella;
Imparato Concetta;
Imparato Franco;
Impegno Berardino;
Impegno Donato;
Impellizzieri Fernando 
Imperi Paola;
Improta Annapoli;
Improta Camaleontepoli;
Improta Nandopoli;
Incarnato Carmela;
Innocenti Silvia;
Inserrato Michele 
Iorio Luisa;
Iossi Vincenzo;
Iotis Carlo;
Ippoliti Amerigo
Ippolito Assunta; 
Ippolito Claudio;
Ippolito Gennaro;
Ippolito Giuseppe;
Iuliano Franco;
Ivone Addolorata;
Ivone Salvatore;
Izzo Carmela;
Izzo Immacolata;
La Pergola Maria Rosaria 
La Pergola Patrizia 
La Pusata Calogero 
La Vecchia Margherita;
Laghi Silverio 
Lanci Alessandro;
Landolfi Nicola
Landoni Piera 
Langella Francesco;
Langella Salvatore;
Lanni Adolfo 
Lanni Giovanni;
Lanni Virgilio 
Lanzavecchia Pietro 
Lanzillo Claudio;
Lasagna Giorgio 
Laudisio Mariarosaria;
Lauricella Giovanni 
Lauritano Daniela
Lavino Massimo;
Lazzaro Salvatore;
Leggiadro Angelo;
Leo Gianfilippo;
Leonardi Marco 
Leonardi Roberto 
Leoncini Pietro
Leporati Massimo;
Lepore Amedeo;
Lepore Gino;
Lepore Luciano;
Lettera Antonella;
Lettieri Donato;
Levoni Antonio;
Liboni Marcello 
Liboni Marcello
Liccardo Amelia;
Liccardo Carmela;
Liccardo Ciro;
Liccardo Crescenzio;
Liccardo Luigi;
Liccardo Pasquale;
Liccardo Salvatore;
Lignante Pasquale 
Liguori Antonio;
Liguori Giuseppe 
Liguori Renato;
Limuti;
Litterio Lucio;
Livio Giorgio 
Lo Gatto Attilio;
Lo Mundo Toto
Locoratolo Bruno;
Locoratolo Sergio;
Lodi Giovanni
Lodi Laura;
Loffredo Luigi;
Lombardi Gianmassimo 
Lombardi Luisa 
Lombardi Maria Cristina 
Lombardi Pino;
Lombardo Gaetano
Lombi Maurizio 
Lonardo Emilio 
Lorenzi Eva 
Lorio Carola 
Lozza Maurizio 
Luberti Pasquale;
Luce Antonio 
Lucente Anna 
Lucia Francesco;
Luppi Egidio
Luppi Fausto
Macaluso Emanuele;
Macario Claudio 
Macci Alessandro 
Macci Benito 
Macci Dora 

centrosinistra a realizzare – come nel ’96 –
un largo sistema di alleanze cosa che, inve-
ce, è riuscita alla destra.

Ma, soprattutto, occorre dare una con-
vincente spiegazione sul perché, raggiunto
lo straordinario obiettivo della partecipa-
zione italiana all'euro - meta intorno a cui
l'Ulivo aveva trovato coesione, determina-
zione, sintonia con il Paese - si sia anneb-
biato il profilo riformatore dell'azione poli-
tica e di governo del centrosinistra e si sia
incrinata la coesione dell’Ulivo.

Una seria riflessione mette in evidenza
come questione cruciale un "deficit di cul-
tura riformista",  come dimostrano le
molte difficoltà incontrate nel misurarsi
fino in fondo con le trasformazioni del
lavoro, con la crisi del vecchio Stato socia-
le, con le tante domande di libertà della
società italiana, con le nuove sfide impo-
ste dalla globalizzazione e dai mercati
aperti.

Difficoltà che non potevano essere
superate per il solo fatto di "essere al gover-
no", perché una politica riformista ha
bisogno della leva del governo per fare le
riforme, ma ha altrettanto bisogno di farle
vivere nella società. E ciò richiede soggetti
– la coalizione, i suoi partiti – capaci di
suscitare il consenso dei cittadini intorno
alle riforme.

È questo, dunque, il passaggio che sta di
fronte a noi.

La sfida tra centrosinistra e centrodestra
si giocherà intorno alla modernizzazione
del paese e alla sua qualità.

Vincerà chi saprà interpretare meglio le
domande degli italiani, chi saprà leggere i
cambiamenti e avrà una più convincente
strategia per orientarli.

Servono un centrosinistra e una sini-
stra capaci di proporre un Progetto per
l'Italia, una incisiva piattaforma politica e
ideale su cui ricostruire e organizzare uno
schieramento alternativo alla destra e
costruire una opposizione capace di
riconquistare la maggioranza del Paese.

Dare una guida democratica ai processi
di globalizzazione; collocare sempre di
più il futuro dell'Italia nella dimensione
europea; misurarsi con i cambiamenti
senza averne paura e tenere insieme
modernità, diritti e giustizia; non lasciare
inascoltate le domande di libertà e di lai-
cità; fondare sul sapere e sull'innovazione
il lavoro e i suoi diritti e il rapporto tra
impresa e mercato; costruire un nuovo
patto tra uomo e natura; raccogliere le
domande di futuro di una nuova genera-
zione; mettere la persona – e in primo
luogo le donne - al centro di uno stato
sociale che renda più sicura la vita di cia-
scuno; rifondare la politica e i partiti e
riformare le istituzioni per dare ai cittadi-
ni uno Stato moderno e di cui si possa
avere fiducia; dare adeguata rappresen-
tanza politica al ruolo che le donne
hanno conquistato nella società, superan-
do il grande divario tra quanto le donne
danno e quanto ricevono nonché la
distanza tra condizioni materiali ed aspi-
razioni, nei redditi, nei lavori, nelle carrie-
re, nelle famiglie, nelle istituzioni.

Sono questi gli obiettivi di un Progetto
per l'Italia intorno a cui rilanciare l’Ulivo,
che è scelta strategica irreversibile per con-
sentire ai diversi riformismi italiani di
incontrarsi e insieme di agire per far vivere
nella società di oggi e con gli strumenti di
oggi i valori di libertà, uguaglianza, giusti-
zia, civiltà.

Per questo Progetto serve una sinistra
nuova che abbia l'ambizione di assolvere -
come in altri passaggi cruciali della storia
d'Italia - ad una funzione nazionale.

Una sinistra che si pensi nell’Ulivo e
concorra a fare dell’Ulivo la “casa dei rifor-
misti italiani”, perché la sinistra va oggi
pensata in un rapporto organico con le
altre forze con cui vogliamo costruire il
futuro del Paese. 

Abbiamo bisogno di una sinistra che
assuma definitivamente una cultura rifor-
mista e un coerente profilo politico, pro-
grammatico e organizzativo, assolvendo
così in Italia alla funzione a cui da tempo
negli altri paesi europei assolvono i partiti
socialisti e socialdemocratici. 

Una sinistra che sia capace di un’opposi-
zione forte, ma respinga la facile suggestio-
ne di ritrovare identità e ruolo rifugiandosi
in un movimentismo che avrebbe il solo
esito di rendere meno credibile l'opposizio-
ne e di smarrire la funzione di governo a
cui una sinistra riformista deve sempre
ambire.

Proprio l'esperienza del socialismo euro-
peo - dalla Germania alla Gran Bretagna,
dal Portogallo alla Grecia, dalla Francia
all'Olanda – ci dice che là dove la sinistra
rinnova se’ stessa, vince; mentre quando
crede di ritrovare una identità arroccando-
si, perde. 

Anche in Italia serve una sinistra che
“non abbia paura” del futuro e che alla
autoconsolatoria tranquillità della conser-
vazione preferisca il rischio dell’innovazio-
ne, per imprimere alla modernizzazione
del Paese il segno dei nostri valori di
libertà, giustizia, uguaglianza e civiltà. Una
sinistra che voglia vincere e che per vincere
sappia cambiare. 

Una sinistra che, superando le divisioni
che l'hanno segnata lungo un secolo, valo-
rizzi le diverse radici, esperienze e culture –
PDS, Cristiano Sociali, Laburisti e Socialisti,
Sinistra repubblicana, Comunisti unitari -
che al Congresso di Torino si sono incon-
trate nei Democratici di Sinistra e, acco-
gliendo la proposta di Giuliano Amato,
rilanci l’unità di tutta la sinistra riformista.

Una sinistra capace di cambiare profon-
damente se’ stessa, la sua forma - partito, i
suoi rapporti con la società, il suo linguag-
gio, la sua organizzazione, i suoi gruppi
dirigenti e lo stile politico della sua leader-
ship.

I DS non possono tornare a vincere se
non si danno un nuovo gruppo dirigente,
di donne e di uomini,  coeso e consapevo-
le non solo degli errori commessi e delle
debolezze da correggere, ma deciso a impe-
gnare ogni energia politica e intellettuale
della sinistra per misurarsi con le grandi
sfide dei nuovi tempi. Il messaggio che noi
lanciamo al partito è chiaro: non restare
sulla difensiva; non proteggersi dai cam-
biamenti, ma guidarli; non illudersi che si
possa combattere la destra arroccandosi
nelle vecchie certezze. 

Non possiamo cullarci in nessuna forma
di continuismo. Né possiamo permetterci
un'altra fase di transizione. Sono anni che
il partito vive nell'incertezza e logora le sue
forze per il fatto che hanno continuato
spesso a sovrapporsi orientamenti e strate-
gie difformi e mai chiaramente esplicitate,
che si sono tradotte in incertezza di dire-
zione e di identità.

Abbiamo bisogno di scelte chiare e intor-
no ad esse di costruire un nuovo gruppo
dirigente che tenga conto di nuove energie
emerse in questi anni nel partito, nel gover-
no locale, nella società e di una nuova
generazione di dirigenti che, intorno ad un
segretario autorevole - e riconosciuto non
solo nel partito, ma anche nella società -
ritrovi collegialità di direzione e solidale
corresponsabilità.

Il compito del Congresso è, dunque,
molto alto. Non si tratta soltanto di sceglie-
re una nuova dirigenza del partito, ma di
riaffermare le ragioni storiche e politiche
della sinistra e della sua autonomia cultu-
rale nella fase attuale, ponendo la forza dei
DS al servizio sia dell’unità della sinistra,
sia del rilancio dell'Ulivo.

Insomma: una sinistra più forte in un
Ulivo più grande, capace di parlare
all'Italia e dare alla società italiana una
prospettiva di crescita, progresso, ugua-
glianza e libertà.

TESI 1

UNA FORTE
OPPOSIZIONE
CAPACE DI PARLARE
ALLA SOCIETA’ 

La vittoria della destra ha radici strutturali
e profonde. Con l’intreccio populismo – libe-
rismo Berlusconi ha dato vita all’alleanza
tra destra economica, ceti sensibili alla
modernità e ceti popolari timorosi di perde-
re protezioni. Il centrodestra assume conno-
tati più aggressivi con l'ambizione di dare
luogo a un lungo ciclo di governo neoliberi-
sta. Serve un’opposizione incalzante e forte,
riconoscibile e riconosciuta, che saldi istitu-
zioni e società intorno a proposte credibili. 

Se è vero che il centrodestra ha raccolto
meno voti del ’96 e che può fruire di
un'ampia maggioranza parlamentare in
virtù dell’alleanza con la Lega e del sistema
maggioritario, tuttavia la vittoria del cen-
trodestra ha tratti di solidità assai maggiori
di quella del ’94. Oggi il leader del Polo
non è più internazionalmente isolato, ma
è membro riconosciuto del PPE. Il centro-
destra può disporre di un   ceto politico
espressione di un sistema diffuso di relazio-
ni con la società. E il rapporto di Forza
Italia con i cittadini non è più affidato sol-
tanto alla mediazione televisiva, ma pog-
gia su un radicamento sociale crescente. E,
soprattutto, se nel ’94 Berlusconi era porta-
tore di un generico e confuso “nuovismo”,
oggi il Polo si caratterizza per un progetto
in cui l’intreccio neoliberismo-populismo
si manifesta capace di intercettare le
domande e i consensi di una maggioranza,
sia pure relativa, di italiani.

Berlusconi - forte anche di un disponibi-
lità finanziaria enorme e del controllo di
una quota consistente del sistema infor-
mativo - ha fatto leva su quel potente col-
lante che è il populismo, cioè su quel senti-
mento dell’anti-politica e dell’anti-Stato,
che è radicato nella società italiana e che
riemerge ogni qual volta il paese è investito
da mutamenti e le forze democratiche
stentano a guidare il cambiamento. Ha
colpevolizzato la sinistra indicandola come
“conservatrice” e ha costruito un’alleanza
tra una destra economica esplicitamente
antisindacale, settori della società a cui si è
promesso di liberare le energie dai vincoli
esistenti e parte dei ceti meno abbienti a
cui si è fatto credere – con molte promesse
- che la destra li avrebbe in ogni caso
garantiti. 

Un simile assemblaggio ha certo in sé
contraddizioni e debolezze emerse nei
modesti risultati dei primi "100 giorni" di
governo e in diversità di atteggiamenti
manifestatesi in più occasioni tra i partiti
del centrodestra. Ma sarebbe un errore sot-
tovalutare la possibile capacità di tenuta e
il fascino che può esercitare questa conver-
genza di populismo e neoliberismo, non-
ché la tendenza del centrodestra ad assu-
mere toni aggressivi, con l'ambizione di
dar vita ad un lungo ciclo di governo. 

Per questo serve fin da subito un’opposi-
zione intransigente e adeguata. Non l’op-
posizione stizzita di chi  ha perso, né la
semplice contrapposizione di tanti no.
Serve invece un’opposizione che, con tem-
pestività e determinazione, si ispiri ogni
giorno agli interessi del Paese e alle
domande dei cittadini; un’opposizione
capace di accompagnare ad ogni no una
proposta più credibile. Un’opposizione
riconoscibile, ma anche “riconosciuta” da
una vasta parte di opinione pubblica.

I temi per una forte opposizione non
mancano: norme per il conflitto di interes-
si; regole per un’informazione trasparente
e pluralista; compimento e attuazione
della riforma federalista; rilancio di un’atti-
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