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Un nuovo i 
pe  un nuovo o politico 
Il XVIII Congress o del Pei è chiamat o ad 

* avviar e una original e ricerc a e un nuov o cors o 
politico . 

Il mond o inter o conosc e profond i cambia -
menti . Lo svilupp o dell a distensione  interna -

. zionale , l'avvi o a soluzion e di alcun i conflitt i 
armati , la grand e svolt a in atto nei paesi socia -
listi , la sconfitt a di regim i tirannic i determina -
no ogg i un clim a nuov o e nuov e speranze . 
l'insiem e dei process i economici , social i e po-
litic i mondial i indic a che slam o a un passaggi o 
decisivo , Esso , però , non ha alcu n esit o già 
segnato , Se non vien e dirett o e condott o vers o 

» obiettiv i di libertà , dì progresso , di solidariet à 
uman a e sociale , di pace e di cooperazion e 
pu ò anch e avere eflett i regressiv i o addirittur a 
portar e a sbocch i disastrosi . 

Compit o del nostr o congress o è dunqu e 
quell o di individuar e i capisald i di una ricerca 
ch e si misur i co n tal i problem i e ch e ci consen -
ta di avviare , su quest a base, un process o di 
rinnovamento  di tutt a la sinistra . 

L'oper a ch e c i proponiamo , la prospettiv a 
per la qual e lavoriamo , son o di lung a lena. 

Esse non posson o neanch e riguardar e un 
sol o partit o ed è per quest o che no i comunist i 
chiamiam o tutt e le forz e di progress o a una 
riflessione  comun e ch e consent a d i dar e nuo -
vo vigor e e significat o agl i ideal i d i liberazione , 
d i eguaglianz a e di solidariet à ch e hann o se-
gnat o la lott a di tant a part e dell e forz e più 
avanzat e dell a sinistra'laic a e cattolica . 

I comunisti , nell'awiar e la discussione , il di -
battit o e la ricerca  congressual i son o consape -
vol i dell a difficolt à dei lor o compiti . 

Antich e certezz e del passat o son o consu -
mate e nuov e prospettiv e stentan o ad imporsi . 
Son o tramontat i miti , idee , concezion i dell o 
svilupp o e del progress o ch e per lung o temp o 
hann o occupat o la scen a dell a stori a umana , 

SI tratt a di muover e oltr e le divers e tradizio -
 ni del moviment o operaio , Nessun o può per-
mettersi , dinnanz i alla cris i de l presente , d i 
ritornar e sui propr i passi . 

II caratter e e la natur a general e dell e con -
traddizion i dell a nostr a epoc a non posson o 
^esser e affrontat e né co n un chius o ripiegamen -
t o classist a né separandol a sfer a dei valor i e 
dell e grand i finalit à da quell a del moviment o 

, reale per la trasformazion e dell a società , ,. 
'._ Ij compit o inedit o ch e sta dinnanz i a tutt a la 
ministr a è quell o di Indicar e i possibil i passegg i 
e i possibil i intervent i riformatori , i l terren o e le 

$d|t e attravers o le qual i ridisegnare  l'insiem e 
dei poteri : nell'economia , nell a società , nell o 
Stato , nel camp o degl i indirizz i scientifici . 
ideal i e culturali . Non farlo , occupar e sol o il 

ì terreno , pur essenziale , dell a lott a social e per 
 la distribuzion e dell a ricchezza , significhereb -
be lasciar e camp o liber o a nuov e form e di 
dominio . < 

1 È dunqu e attravers o una ricerca  che pon e al 
> centr o il tema dell a libert à e dell a pien a attua -
. zìone dell a democrazì a e cio è dell'estension e 
-del poter e di intervent o e di controll o popolar i 
v i n ogn i sfer a dell a società , che II moviment o 
; operaio , e più in general e tutt e le forz e di sini -
str a e di progresso , son o spint i ad affrontar e in 

-termin i nuov i la stess a question e dell a proprie -
I t a e del rapport o tra Stato e mercato . Determi -
Ì nant e è il tern a di un nuov o rapport o tra poter i 
l e diritti , Ira pubblic o e privato . E in presenz a di 
£un meccanism o di accumulazion e che utilizz a 
"sempr e pi ù risors e pubblich e e ben i social i 
a (dall'ambient e agl i strument i dell a formazion e 
ve dell'informazione) , decisiv a divien e la que-
stion e dejl a espansion e dell a democrazi a alla 
sfer a economica . 

P L'economi a mondiat e è sempr e più multipo -
lar e e interdipendente , e sempr e meno sensibi -
le a controll i nazionali . Universal e è la minac -

c i a creat a dagl i armament i modern i che hann o 
;rres o concret o persin o il rischi o di una estinzio -
n e de! gener e umano . Una sfid a per tutti , senza 
'limit i dì Stat i e continenti , è costituit a dall a 

difes a dell'ambient e naturate . Il fantastic o svi -
l upp o dell e comunicazion i rend e superat e mil -
lenari e separazion i tra popol i poich é provoc a 

 una internazionalizzazion e degl i stess i linguag -
g i e una diffusion e pressoch é inarrestabil e di 
llWdrmazjon i e di idee , 
« La nuov a collocazion e social e dell a donn a e 
Ih nuov a cultur a dell a valorizzazion e dell a dif -
ferenz a sessuale , implican o un ripensament o 
Ide i caratter i e degl i obiettiv i dell o sviluppo , 
-dell a concezion e dell a politica , dell'ide a di 
"  rappresentanz a e dell'assett o dei poteri . E lo 
"stess o livell o di svilupp o a render e attuat e la 

a intorn o a una nuov a politic a in grad o di 
. progettar e un divers o govern o dell e trasforma -

zioni , in grad o di lanciare , ad Est e ad Ovest , 

* una grand e sfid a democratic a sul terren o poli -
t t ico , economic o e sociale . E lo stess o livell o di 
-svilupp o raggiunt o dall e nostr e societ à a ren-
.. dere sempr e più paralizzant e e pericolos a la 

contrapposizion e tra Est e Ovest , tra il neolibe -
rismo  e lo statalismo , tant o più che son o giunt i 

- ad esaurimento , anche , 1 tradizional i compro -
i mess i di tip o keynesiano . 

Compit o nostr o è quell o di aprire , su basi 
! profondament e divers e da quell e del passato , 
\ un nuov o capitol o dell a lott a per il socialismo , 
, essend o consapevol i dell a cris i e dell'esauri -
* ment o di passat e esperienz e storich e E la di -
* mension e nuov a dei problem i e dell e contrad -
"  dizioni , dell e forze , dell e soggettivit à e dei pò-
"  Ieri in camp o che ci port a ad affermar e con 
^assolut a chiarezz a che la democrazi a non è 

una via at socialism o ma è la via del sociali -
smo . 

Da quest a convinzion e discend e la conse -
guenz a ch e no n c'è conquist a socialist a ch e 
, poss a esser e perseguita , raggiunt a e consoli -
pelat a senza la democrazia , il suo governo , le 
nsu e regol e e i suo i strumenti , senza la sua cre -
 scit a e il suo svilupp o in ogn i camp o dell a vit a 

\ associata . Ma discend e al temp o stess o la con -
* seguenz a che la pienezz a dell a democrazi a e 

 dell e sue regol e non si può avere senza il con -
tr ibut o det pensier o socialista , senza la intro -
« duzlon e dell e nuov e garanzi e e dell e nuov e 
-conquist e che esso propone , senza la socializ -
 zazion e di funzion i che riguardan o l'interess e 

f general e e la prospettiv a del gener e uman o E 
questa , a nostr o giudizio , la concezion e che, 

nell e condizion i di oggi , può dare nuov o im -
puls o al moviment o reale per i l socialismo , 
intes o com e process o vers o una societ à più 
giusta , in cu i la libert à di ognun o sia condizio -
ne pe r la libert à di tutti . 

E partend o da qu i ch e si potr à render e con -
cret a la prospettiv a di una nuov a vi a europe a al 
socialismo , e che si potr à far svolger e alt Euro -
pa un ruol o di cooperazion e e dì pace sull a 
scen a mondiale . 

1.  là à politica 
del popolo o 
Una a a 
unita e a 

I comunist i italian i sann o di dover e adem -
pier e a una grand e funzion e nazional e ed eu-
ropea . E una funzion e insostituibil e a cu i ci 
chiam a tutt a la nostr a storia : i l Pei ha guidat o 
grand i mass e di popolo , storicament e oppres -
se ed emarginate , a diventar e protagonist e co -
scient i dell a vit a nazionale , capac i d i fars i in -
terpret i dei problem i fondamental i de l paese, 
d i proporn e e di promuovern e la soluzione . 

Ma quell a funzion e richiede  da no i ogg i una 
grand e capacit à di rinnovare  profondament e il 
nostr o pensier o e le nostr e line e d i azione . ,. 

L'Europ a deve diventar e il nostr o orizzont e 
cultural e e politico , i l camp o di azion e per la 
costruzion e di un nuov o grand e moviment o 
unitario . Da tale scelt a derivan o innanzitutt o 
tre conseguenz e precise . 

Primo : no i vogliam o portar e in Europ a tutt a 
l'Italia , senza esclusion e di inter e part i del pae-
se (com e ogg i si minacci a co l nostr o Mezzo-
giorno ) e di vast i strat i dell a società . 

Secondo : no i vogliam o costruir e non una 
qualsias i Europa , dominat a da grupp i e poter i 
che sian o sottratt i al controll o democratico, , 
ma un'Europ a unit a perch é patrimonio 1 de i 
suo i popoli , post i in grad o d i esercitarv i real-
ment e i lor o sovran i diritt i d i autogoverno . Noj 
vogliamo , cioè , lavorar e all a costituzion e dell a 
sovranit à politic a del popol o europeo . 

Terzo : per far quest o occorr e crear e un nuo -
vo front e riformatore e  costruire , su quest a 
base, una coerent e e convincent e alternativ a 
alle politich e neoliberiste , La liberalizzazion e 
nel '52 di beni , serviz i e capital i no n può esser e 
lasciat a a sé stante , ma va governat a finalizzan -
dol a all a soluzion e dei problem i nodal i dell a 
occupazione , dell a difes a ambientale , dell a 
multirazzialìtà ; inserendol a in una cornic e in ' 
temazionale , attenta , in particolare , ai proble -
mi dell'are a mediterranea ; inquadrandola 1 in 
un assett o istituzional e democratico . 

II nostr o prioritari o impegn o com e forz a 
fondamental e dell a sinistr a europe a è di porta -
re il nostr o autonom o e original e contribut o 
all a costruzione , in Europa , dì una sinistr a ch e 
sia in prim o luog o unita , com e ogg i non è: 
unit a al di sopr a dell e sue lacerazion i storiche , 
ch e da temp o non hann o più ragion e di essere ; 
unit a al d i sopr a dei confin i nazional i perch é 
nell'ambit o di Stat i nazional i ch e vedon o or-
mai post i in cris i molt i dei tor o tradizional i 

f>oteri , è sempr e men o possibil e realizzar e pò -
itich e di progress o qual i quell e ch e hann o pur 

segnat o la stori a contemporane a di molt i paes i 
dell'Europ a occidentale . Vogliam o costruir e 
una sinistr a capace , com e ogg i ancor a non è, 
di rappresentar e una reale alternativ a nell a di -
rezion e politic a e social e dell'Europa , d i esse-
re espression e dell e sue grand i forz e di libert à 
e di democrazia , dell e sue più illuminat e tradi -
zion i dì tolleranz a e di spirit o innovativo , d i un 
suo risoluto  ruol o di pace e di cooperazion e 
nel mond o moderno . 

La diversit à dell e esperienze , dell e posizion i 
rend e il process o difficil e anch e se va mess o in 
evidenz a ch e negl i ultim i ann i son o andat e 
avant i tendenz e al rinnovamento e  al sostan -
ziale avvicinament o sul punt o crucial e dell a 
scelt a europea . La nostr a identit à di comunist i 
italiani , no n sol o no n è in contrast o co n quest o 
grand e disegno , ma ne è la necessari a premes -
sa e, d'altr a parte , nell a realizzazion e di quest o 
medesim o disegno , si svilupp a coerentement e 
e si completa . Sì tratt a di un identit à originale , 
socialist a e democratica , formatas i lung o una 
ston a complessa , divers a da quell a di altn par-
tit i dell a Terza com e dell a Second a Internazio -
nale , passat a al vagli o di important i battagli e e 
verifiche , nazional i e intemazionali , che ha co -
nosciut o un lung o travagli o storico , vissut o 
non sol o dai grupp i dirigenti , ma da vast e mas-
se di lavoratori . Le idee , la tradizione , le lott e 
dei comunist i italian i non son o soltant o un pa-
trimoni o essenzial e dell a democrazi a italiana , 
ma hann o dato un contribut o important e e in 
alcun i casi determinant e al rinnovament o del 
pensier o e dell'azion e del moviment o operai o 
in molt e part i del mondo . Per quest o possiam o 
partecipar e co n una funzion e essenzial e alla 
crescit a di una sinistr a europea , unit a e alterna -
tiva , ch e sappi a costruir e nuov e frontier e per la 
democrazi a e per il socialismo . Le vecchi e 
class i dirigent i conservatric i non son o in grad o 
di dare soluzion i umanament e accettabil i ai 
nuov i problem i post i dall o sviluppo , Perci ò se 
no n matur a una nuov a capacit a e una nuov a 
forz a di govern o riformatnee,  la generic a mo -
dernizzazion e dell e nostr e societ à può produr -
re nuov e schiavitù , nuov e feudalità , nuov i con -
flitt i dagl i sbocch i imprevedibili . 

L'impegn o dell a sinistr a per l'Europa , l'im -
pegn o dei PCI per l'Europa , si qualifica , già 
nell a prospettiv a più ravvicinata , su alcun i es-
senzial i punt i programmatici : 
- la riforma  istituzional e dell a Comunità , che 
afferm i la sovranit à del popol o europeo , attri -
buisc a poter i all a rappresentanz a parlament a 
re elett a a suffragi o universale , definisc a co -
munqu e regol e e istitut i democratic i per i pot è 

r i sovranazionali ; 
- la definizione , la costruzion e e la affermazio -
ne di uno spazi o social e europeo , cio è la pro -
gressiv a unificazion e dì condizion i e diritt i in 
camp o economic o e social e (occupazione , 
oran o di lavoro , formazione , politic a fiscal e e 
sociale , impres a europe a e suo statut o demo -
cratico) ; 
- lo svilupp o d i iniziativ e comunitari e per supe -
rare squilibr i economici , sociali , infrastnittural i 
dell e aree più deboli , in particolar e di quell a 
meridional e europea , per superar e gl i effett i 
perturbator i dell a liberalizzazion e dei mercati , 
dand o cos i pi ù coesion e economic a ai dodic i 
Stat i membri ; 
- una nuov a impostazion e dell a politic a agrì -
col a comunitari a ch e super i squilibr i e rendit e 
all'intern o del mercat o europe o co n un mag-
gio r controll o produttiv o e una riqualificazione 
dell a spes a vers o i serviz i ai produttor i e che , 
soprattutto , allent i gl i effett i negativ i dell a pres -
sion e dette  produzion i europe e sui paesi ester -
ni , in particolar e quell i dell'are a mediterranea . 

2. Gli obiettivi di una 
a compiuta 

e la o valenza socialista 
La dimensione e 
della lotta 
pe  la a 

Una democrazi a completa , che no n veng a 
esclus a o si ritragga  di front e ad alcu n potere , 
ad alcu n diritto , e un obiettiv o storicament e 
maturo , .per il grad o d i evoluzion e social e e 
culturale , per la coscienz a diffus a fra i cittadini . 

Di .front e ai gigantesch i process i d i riorga-
nizzazion e e concentrazion e dei poter i econo -
mici , politic i e finanziar i conosciut i dall e no -
str e societ à in quest i anni , è necessari o avviar e 
un nuov o cprs o democratico . Senza di esso le 
stess o cunv-iist e dell a democrazi a politic a ri-
schian o di esser e vanificate . La democrazi a 
deve investir e tutt i i grand i poter i ch e regolano 
i rapporti-fr a gl i uomin i nell e lor o attivit à pub -
bliche , politiche , economiche , sociali . Non ci 
son o poter i che , in line a d i principio , debban o 
esser e sottratt i alle regol e democratiche ; no n 
c i son o diritt i ch e possan o esser e esercitat i al 
d i fuor i d i quest e norme . I limit i impost i all a 
democrazi a dall a difes a di un assett o social e 
profondament e ingiust o stann o nei poter i non 
regolati  né controllati , nei diritt i no n garantit i 
democraticament e o no n riconosciuti.  Esten -
sion e dell a democrazi a signific a nuov e regol e 
di garanzi a per ì diritt i dì libert à fi n qu i conqui -
stat i e affermazión e d i nuov i diritt i « d i nuov i 
.doveri, , Compit o dell a sinistr a è portar e la de-
mjoCn^ a a r^o^arepoter i e diritt i ch e ogg i le 
son o sottratti . Qui sta la saldatur a fra l'azion e 
per una democrazi a compiut a e la realizzazio-
ne d i obiettiv i socialisti , qu i sta 11 vero spartiac -
que fra destr a e sinistra . 

Una concezion e complet a e compiut a dell a 
democrazì a fa risaltar e le sue implicazioni , la 
sua valenz a socialista , 

A no i son o chiar i i capisald i ch e c i devon o 
guidar e in quest o cammino . No i partiam o dai 
princip i fondamental i ch e orma i fann o part e 

' Integrant e dell a stori a e del patrimoni o cultura -
le del moviment o operai o europe o e dell e for -
ze progressiste . Ci riferiamo  all a universalit à 
dei diritti,individuali , al diritt o all'autonomi a e 
al pluralism o sindacale ; partiam o dal plurali -
smo politic o ordali a possibilit à d j dare vit a ad 
alternativ e di governo , dall a division e dei pote -
ri  e dall a indipendenz a dell e istituzion i rispett o 
alla prevancazìon e e all'occupazion e dei parti -
ti - V  , 

Su quest o ..tronc o no i vogliam o innestar e 
nuov e e più ampieform e di democrazia , ovun -
que quest i spazi democratic i son o attualment e 
preclus i o negali , com e nel sistem a dett e im -
pres e e nell a pubblic a amministrazione . Perci ò 
poniam o co n forz a la question e dell a demo -
crazìa economic a e sociale . 

In tutt i j paesi ch e fin o a poch i ann i fa si 
definivan o d i «socialism o reale» si è aperta , 
com e conseguenz a dì una cris i profond a che 
ha. investit o l'insiem e dell a vit a sociale , una 
dur a battagli a politic a per la democrazia , i di -
ritti  e le libert a dell'uomo , com e sol a vìa ch e 
poss a consentir e d i affrontar e i grav i problem i 
accumulat i in decenn i d i un regim e di coman -
do centralizzat o e amministrativo , co n cu i si 
era arbitrariament e identifical o il socialismo . 
Di quest a battagli a no i non siam o spettator i 
neutrali . Questafcattagli a no i l'abbiam o auspi -
cata e propugnata : più di diec i ann i fa Berlin -
guer a Mosc a afferm ò solennement e il valor e 
universal e dell a democrazìa . Siamo dunque , 
per convinzion e radicat a e appassionata , co n 
gl i uomin i e le forze  social i che quell a battagli a 
conducon o per affermar e la democrazia , i suo i 
strumenti , i suo i valor i com e part e insopprimi -
bil e del socialismo . 

La nostr a non è dunqu e una vision e limitata , 
occidental e o eurocentric a dell a lott a per la 
democrazia . 

Appunt o perch é siam o convìnt i dell a sua 
portat a storica , sappiam o per ò che non si trat -
ta di una battagli a né scontata , né facile . I suo i 
esit i scaturirann o da dur i scontri , d i cu i ogg i 
vediam o con crescent e chiarezz a ie manifesta -
zion i dall'Elb a al Pacifico , e in particolar e nel -
l'Europ a dell'Est , a cominciar e dall'Union e So-
vietica , dov e il gruppo  dirigent e che fa capo a 
Gorbacio v si è fatt o alfier e tenac e di quest a 
battagli a ad un temp o con un'iniziativ a di verti -
ce e stimoland o un molteplic e impegn o auto -
nom o dell e divers e component i di quell a so-
cietà . Noi crediam o che a quest a battagli a tutt a 
la sinistr a europea , unit a e rinnovat a com e no i 
la vogliamo , poss a portar e un contribut o di 
idee e politico , dì stimol o e dialog o fruttuoso : 
in quest o sens o cerchiam o di operare . 

l o della 
non-violenza nei i 

a gli Stati, 
a gli individui, 
a gli uomini e la a 

Nella coscienz a di massa , e soprattutt o tra le 
nuov e generazioni , si va diffondend o sempr e 

più la consapevolezz a che non è possibil e con -
viver e con un «sistem a dell a violenza* . 

Non è possibil e conviverc i nell'et à atomica , 
quand o la guerr a divent a impensabil e e la pa-
ce no n ha alternative . Non e possibil e convi -
verv i qu i e ora , nell e societ à più complesse , 
nell e qual i c' è stat o uno straordinari o svilupp o 
dell e form e di violenza . 

La violenz a è una esperienz a quotidiana , e 
rappresent a un rischio  altissimo : logor a le basi , 
tagli a le radic i d i una possibil e democrazi a più 
alt a e matura , e di una civilt à più sviluppata . 

Un'azion e di govern o e di nform a dell e isti -
tuzion i e dell a società , trov a ogg i nei valor i 
delt a non-violenza , nei cittadin i e nei movi -
ment i ch e vi si ispirano , un punt o solid o di 
riferimento  ideal e e politico . 

Mill e son o i mod i nei qual i si esprim e la 
coscienz a no n violenta : nell e lott e pacifiste , 
nell e organizzazion i d i solidarietà , nefvolonta -
nato , nei moviment i dell e donn e contr o la vio -
lenza sessuale , per i diritt i civili , contr o la dro -
ga, contr o il razzismo , per il sostegn o ai porta -
tor i di handicap . La non-violenz a può sprigio -
nare un enorm e potenzial e d i critic a e di azio -
ne positiva . 

4. La situazione 
intemazionale 
e la  alla i 
delle politiche e 

e il o 
a d e_Sud deìmondo 

Il mond o è ogg i solcat o da contrast i abissali , 
differenz e stridenti , lacerazion i e conflitti , so -
ciali , nazionali , statati . Eppur e quest o stess o 
mond o è unico , nel sens o ch e e sempr e più 
interdipendente , collegat o nell e sue divers e 
parti , sottopost o a minacc e globali , impegnat o 
a risolvere  problem i ch e nguardan o l'inter a 
umanità , investil o da fenomen i che , ovunqu e 
si manifestano , si ripercuotono  su tutti . 

La crisi-ristrutturazion e ch e da quas i ven -
t'ann i domin a la scen a dell'economi a occi -
dental e non ha affatt o conclus o il suo itinera -
rio.  II reaganism o ha cert o raggiunt o molt i de-
gl i obiettiv i ch e si era prefissi , ma ha anch e 
prodott o alcun e contraddizion i struttural i che 
per i l prossim o futur o ne ostacolan o lo svilup -

Eo e ne minaccian o la stabilità . Tutt o l'equili -
rio.  a partir e dall'82 , si è retto,  infatti , su una 

rapid a espansion e dell'economi a e del merca -
to americani . A quell a espansion e si è sempr e 
più legat a la politic a economic a dei paesi eu-
rope i centrat a sul conteniment o del consum o 
intern o e l'esportazion e com e fattor e trainan -
te. Il «miracol o reaganiano»  era costruit o sul -
l'impieg o crescent e dì due droghe : l'us o del 

* defici t pubblic o e del defici t commerciale , fi -
nanzial o dal massicci o drenaggi o di capital i 
sul mercat o mondiale , a sua volt a sostenut o da 
tass i crescent i d i interesse . Tutt i riconoscon o 
ch e tale meccanism o non può continuar e a 
funzionar e a lungo , ch e nei prossim i ann i un 
aggiustament o non si potr à evitare . Ma propri o 
l'aggiustament o è destinat o a produrr e occa -
sion i d i conflitt o social e acut o e problem i no n 
men o acut i all'apparat o produttivo . 

Venend o meno il fattor e trainant e del mer -
cato american o si pon e oggettivament e l'esi -
genza di politich e espansiv e del mercat o inter -
no in Europ a e in Giappone . Ma una politic a 
espansiv a di tip o classicament e keynesiano , 
cio è di generic o sostegn o alla domanda , ri-
schi a dì produrr e tension i inflazionistiche , tro -
va un ostacol o nell o slat o già precari o dell a 
finanz a pubblica , si riflette  sull'equilibri o dell a 
bilanci a commercial e ester a prim a e più ch e 
stimolar e la produzion e interna . Occorrerebb e 
allor a una attiv a division e internazional e del 
lavor o ch e consentiss e ai paesi sviluppat i una 
politic a espansiv a selettiva , a favor e degl i inve -
stimenti , dell e grand i infrastrutture , dei consu -
mi collettiv i creand o cos ì le condizion i per i l 
rilanci o dell a economi a del Terzo Mondo . Ciò 
pon e il problem a dell'intervent o pubblico , del -
la sua efficienza , di una divers a priorit à nell a 
domand a d i consumo . 

Senza affrontar e quest i nodi , d'altr a parte , 
diventer à sempr e più drammatic o il contrast o 
ch e divid e la part e più sviluppat a da quell a 
meno sviluppat a del mondo . Vaste son o le zo-
ne dov e i problem i dell a fame , dell e malattie , 
dell e condizion i minim e di sopravvivenza , per 
non parlar e dell e condizion i elementar i di ci -
viltà , assillan o una moltitudin e di uomini . 

Siamo all'assurd o che la maggioranz a dell a 
popolazion e mondiale , ch e ancor a viv e in 
condizion i d i sottosviluppo , sta di fatt o finan -
ziando , attravers o gl i interess i su un debit o che 
ha superat o i mill e miliard i di dollari , i paesi 
industrializzali . Perci ò la distanz a dai paesi ric-
ch i si accentua , anzich é diminuire . E orma i la 
mancal a soluzion e dei problem i di quell e po -
polazion i diseredat e induc e un numer o cre -
scent e di uomin i a cercar e condizion i nuov e di 
vit a e di lavor o nei paesi del Nor d opulento , 
dov e son o però soggett i a sfruttament o secon -
do una spietat a logic a di profitto ; ne traggon o 
stimol o vecch i e nuov i razzism i (anch e iT no -
str o paese non fa più eccezion e in quest o sen-
so) . 

D'altra  part e il mond o più sviluppat o ha co -
struit o il suo benesser e second o modell i d i 
consum o e di sprec o che non posson o esser e 
generalizzat i a tutt a l'umanit à perch é provo -
cherebber o una catastrof e ecologica : già ogg i 
rischiano  di farlo . 

Nessu n contrast o quant o quest o rend e quin -
di tant o evident e l'esigenz a di un cambiamen -
to radicale , per cu i si afferm i la consapevolez -
za che si viv e in un mond o che è una entit à 
unica . Una tale consapevolezz a è necessari a 
no n sol o per ragion i d i solidarietà , ma perch é 
nessuno , ovunqu e si trovi , può illuders i a lung o 
di scaricar e sugl i altr i i problem i più grav i e di 
sottrars i alle lor o conseguenze . Egoism o e iso -
lament i diventan o quant o di più imprevident e 
e distruttiv o si poss a immaginare . 

Urgent e è soprattutt o un approcci o risoluto 
ad alcun i problem i fondamentali . Innanzitutto , 
com e si è detto , quell o dell'indebitament o ac-
cumulat o dal Terzo mond o che paralizz a le 
possibilit à dì svilupp o economic o e social e di 
que i paesi , e condizion a quind i negativament e 
tutt a l'evoluzion e dell'economi a mondiale : oc-
corron o soluzion i drastich e e global i che nei 
casi più grav i debbon o arrivar e sin o alla can-
cellazion e pur a e semplic e del debito . Con 
criter i di ugual e lungimiranz a vann o impostat i 
l'aiut o internazional e allo sviluppo , le regol e 

del commerci o internazionale , gl i indirizz i d i 
una crescit a ch e no n sia distruttiv a dell'am -
biente . 

5. Un o modo 
di e il mondo 

e la e 
a Est e Ovest. 

In quest i ann i d i intens i negozial i tra Union e 
Sovietic a e Stat i Uniti , fra coalizion i dell'Est  e 
dell'Ovest , è avvenut a una radical e inversion e 
di tendenz a nei rapport i intemazionali . Un pri -
mo accord o per la soppression e di una inter a 
categori a di arm i nucleari-missilistich e è stat o 
realizzato . Si son o fatt i progress i important i 
per un dimezzament o degl i arsenal i atomic i 
dell e superpotenze , ch e potrebb e aprir e la vi a 
a una progressiv a eliminazion e dell e arm i nu-
cleari . Esiston o orma i le necessari e premess e 
per un riequilibrio e  una riduzion e dell e stess e 
arm i convenzional i in Europa . Passi consìsten -
ti son o stat i compiut i vers o la soluzion e di gra-
vi e prolungat i conflitt i regionali . Un nuov o 
dialog o si è sviluppat o fra si i Stat i dell e du e 
part i del nostr o continente . Le risors e ch e pos -
son o esser e cos i liberat e da un ulterior e pro -
gress o dell a politic a di disarm o costituiscon o 
un'occasion e straordinari a d i intervento , in 
prim o luog o dell'Europa . Quest o no n signific a 
ancor a che la pace del mond o sia assicurata : I 
pericol i d i distruzion e universale , implìcit i nel -
la potenz a apocalittic a dell e arm i accumulat e 
e alimentat i dall e persistent i tendenz e ad im -
porr e ad altr i le propri e concezion i e i propr i 
ordinamenti , incombon o sempr e sull'umanità . 
I cambiament i ottenut i negl i ultim i ann i crean o 
tuttavi a condizion i più propizi e per la battaglia , 
ch e va comunqu e perseguila , in favor e dell a 
distensione , de l disarmo,'delt a più vast a coo -
perazion e intemazional e fr a i paesi d i ogn i par-
te del mondo . 

Dall a fase di equilibri o static o del terror e tra 
due camp i contrappost i si può passar e alta fa-
se in cu i ci si misur i sull e grand i sfid e ch e son o 
d i front e all'umanità . 

Dop o la second a guerr a mondial e si è for -
mato un assett o global e caratterizzat o dal pre -
valer e di due grand i blocch i organizzat i intor -
no alle due maggior i potenze , USA e URSS. Le 
relazioni  internazional i son o stat e determinat e 
essenzialment e dal rapport i fra i due blocchi , 
sia nell e fasi d i più aspr o confront o o addirittu -
ra di «guerr a fredda» , sìa in quell e dov e son o 
invec e prevals i i l dialog o e una relativ a «disten -
sione» . Anch e quant i no n si collocavan o all'in -
tern o dei blocch i e rifiutavano  di riconoscersi 
in essi erano quind i costrett i a guardar e ai pro -
blem i del mond o attravers o il prism a dell a sua 
division e in due . L'unit à del mond o appariv a 
possìbil e sol o nell'ipotes i ch e uno dei du e si -
stem i prevaless e e generalizzass e propri e leg-
gi , valor i e concezioni . 

La contrapposizion e fra i due blocchi , fra 
Est e Ovest , si è caricat a dì element i strutturali, 
d i motiv i politico-culturali , dì sovrastruttur e 
ideologiche . Sul pian o struttural e l'Occident e 
difendev a il mercato , l'Orient e la pianifi -
cazione . In camp o politico-cultural e l'Occi -
dent e esaltav a la libertà , l'Orient e l'eguaglian -
za. Attravers o forzatur e che i meccanism i dell a 
contrapposizion e rendevan o sempr e più unila -
teral i e radicali , si giungev a alla costruzion e 
ideologic a per cu i ad Orient e stav a il sociali -
smo e ad Occident e il capitalismo , due «siste -
mi» di cu i uno sol o potev a sopravvivere . 

La realt à del mond o era ed è inevitabilmen -
te divers a e pi ù complessa . Le generalizzazion i 
unilateral i no n corrispondevan o affatt o al mol -
tiplicars i nei -var i paesi d i «economi e miste* , 
dov e divers i mod i d i produrr e e dì consumar e 
si intrecciavano , all'insopprimibil e pluralism o 
dei sistem i politic i e degl i ordinament i sociali , 
al proromper e di esigenz e meno semplificat e 
anch e nei paesi schierat i co n l'un o o co n l'al -
tro blocco . Sempr e più artificios o era identifi -
car e idee e valor i de l socialism o co n un insie -
me di Stati : la battagli a per la lor o affermazio -
ne passav a in realtà  entr o i confin ì dì ogn i 
paese, negl i spazi d i ogn i continente . La forza -
ta separazion e dell'Europ a in camp i rigida-
ment e contrappost i aveva com e conseguenz a 
che , in Occidente , i moviment i critic i e di op -
posizion e erano naturalment e portat i ad assu -
mere in form e divers e una ispirazion e sociali -
sta , perch è una societ à di uomin i liber i no n 
può cancellar e idealit à e progett i socialisti.  In 
Orient e la tropp o lung a repression e dell e aspi -
razion i alla libert à e alla democrazi a politic a 
portav a al moltiplicars i d i moti , ferment i cultu -
ral i da part e di forz e social i ch e rivendicavan o 
quest i valor i d i libert à e democrazia , senza i 
quali , del resto,  una societ à non può dirs i effet -
tivament e socialista . 

Nessun o dei grand i problem i che ogg i assil -
lano e minaccian o il mond o pu ò esser e affron -
tato co n ragionevol i probabilit à d i success o 
mediant e la vecchi a contrapposizion e d i due 
sistem i in lott a fra di lor o per i l predomìnio . 
Non posson o esserl o i grand i problem i «globa -
li» , dal divari o Nord-Su d alle grav i question i 
dell'ambiente , dell e risorse,  dell a crescit a de-
mografica , dell e nuov e tecnologie , de l gover -
no dell'economi a mondial e e dell o sviluppo . 
Certament e non può esserl o il problem a dell a 
pace e dell a sicurezz a per tutti . 

La sicurezz a può nascer e sol o con la costru -
zion e di una rete d i controll i e condizionamen -
ti reciproci , d i misur e di fiducia , di comunica -
zion i e di scambi , che faccian o sparir e l'osses -
sion e del nemic o e il sens o dell a sua minaccia , 
auind i mediant e una gradual e ma costant e ri-

uzion e concordat a dei contrappost i arma-
menti , nuclear i e convenzionali . All'intern o di 
quest a vision e che privilegi a premess e globali , 
ch e muovon o vers o soluzion i bilanciat e e con -
cordate , son o già stat i assunt i e posson o rive-
lars i utili , in quant o rispondon o a una dinamic a 
di moviment o e non a rigide  impostazion i di 
principio , att i autonom i e limitat i d i disarm o 
ch e posson o favorir e un clim a di fiduci a inter -
nazionale . 

Tuttavi a il passaggi o da una fase segnat a dal -
la division e e dall a competizion e bipolar e a 
una fase che riconosc a il vincol o dell a interdi -
pendenz a deve esser e conseguenz a dell a con -
sapevolezz a che le risposte  da ricercare  non 
posson o scaturir e dall'impegn o o dall e risors e 
ch e unilateralment e ciascun a dell e part ì è in 
grad o di metter e in campo . I problem i «globa -
li * non posson o esser e risolti  con premess e 

«unilaterali* : quest a è la nuov a legg e dell a in -
terdipendenz a ch e cominci a a segnar e le vi -
cend e de) mond o e che distingu e l'epoc a nell a 
qual e entriam o da quell a ch e abbiam o all e 
spalle . 

 un o 
o 

delle i 
La nuova 
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I process i d i trasformazion e in all o su scal a 
mondial e no n vann o demonizzat i ma debbo -
no esser e governali . All e ragion i oggettiv e ch e 
spingon o vers o la internazionalizzazion e si ac-
compagnan o process i d ì riorganizzazione e 
concentrazion e dei poter i finanziar i ed econo -
mic i ch e saltan o i confin i nazionali , evadon o i 
meccanism i di controllo . 

Tali process i no n potrann o esser e efficace -
ment e contrastat i fin ; quand o gl i istitut i d i de-
mocrazi a rimarranno relegati  entr o ì confin i 
nazional i perdend o cos i poter e effettivo , e si -
no a quand o le istituzion i sovranazionali , in 
prim o luog o quell e europee , sarann o poc o do -
tate di legittimazion e popolar e e di reale pote -
re. 

Muta anch e i l rapport o tra Slato ed econo -
mia . Quant o più determinant e è divenut a la 
funzion e statual e di sostegn o e di regolazione 
del process o economico , tant o pi ù il controll o 
dell o Stato è divenut o indispensabil e ai fin i de l 
manteniment o del poter e dei grupp i economi -
cament e dominanti . 

II mercat o ha conosciut o una straordinari a 
estension e e si espander à ancora ; ci ò no n può , 
però , esser e identificat o co n l'estendera i de l 
modell o di capitalism o contemporaneo . La 
realt à è ch e i l sistem a di mercat o risulter à sem -
pr e più irriducibil e ad un sol o modello , 

I process i in atto no n cancellan o le contrad -
dizioni , anzi le allargano , Ma esse, per i l lor o 
caratter e globale , no n posson o esser e affron -
tate separatamente . 

La rispost a sta in una nuov a grand e politic a 
democratic a in grad o d i interpretare , utilizza -
re, regolare  le dinamich e del mercat o e d i as-
segnar e all o Stato una funzion e men o parzial e 
e pi ù generate . 

II govern o dei process i mondial i ogg i affron -
tat o second o la logic a dell a inclusione-esclu -
sione , dei criter i dell a potenz a e del dominio , 
deve muoversi , invece , nell a dimension e delt a 
interdipendenza , valorizzand o criter i d i Inter -
relazion e e di rapporto . La scelt a democratic a 
è dunqu e profondament e divers a rispetto  all'i -
dea di relazion i intemazional i de l liberiam o 
economico . -.
„  Lo stess o problem a dell'alienazion e acqui -

sta ogg i una dimension e divers a da quell a tra -
dizionale . Meccanism i d ì domini o nell a sfer a 
dell a economi a e net mond o dell'impresa , nel -
la comunicazione , nell a formazione , nei servi -
zi , nell a organizzazion e dell a vit a e dei temp i 
sociali , crean o nuov e alienazion i e nuov i anta -
gonism i tra ch i decid e e ch i no n décide , tra ch i 
sa e ch i no n sa, tr a ch i può e ch i non può . 

Si deve cio è ragionar e su l sistem a attual e 
com e sistem a di interdipendenz e le cu i con -
traddizion i apron o la strad a a divers e alternati -
ve e ipotes i d i governo . 

In un mond o ch e va assunt o com e un siste -
ma unico , chiamat o a scelt e dall e qual i dipen -
don o le condizion i e l e possibilit à d i vit a d ì 
milion i d i uomin i e donne , e le sort i dell e gene -
razion i future , i l Pei assum e dunqu e il compit o 
d i contribuir e all a progettazion e e all a afférma -
zion e di u n moviment o concret o d i trasforma -
zion e dell a realt à che , attravers o i l govern o 
democratic o dell a società , no n si rassegn a all e 
compatibilit à impost e dai poter i ogg i domi -
nant i ma si propon e l'obiettiv o esattament e 
opposto ; promuover e un o svilupp o economi -
co e una vit a associat a ch e assum a progressi -
vament e com e vincol i i l lavoro , la lott a all a 
fame e al sottosviluppo , l'ambiente , la differen -
za femminile . Il Per assum e i l compit o d i lavo -
rare per l'affermazion e d i un nuov o contratt o 
sociale , d i una nuov a dimension e dell a politic a 
ne l mond o dell'interdipendenza . 

E un compit o ch e apre una fase nuova , più 
avanzat a e più consapevole , nel lung o cammi -
no per la liberazion e degl i uomin i e dell e don -
ne ovunqu e essi vivano . 

L'interdipendenz a può esser e attivat a e pra -
ticat a sol o mediant e lo svilupp o del diritt o e 
dell a legg e intemazionale . Ma quest i pur indi -
spensabil i progress i d ì civilt à no n si realizze -
rann o mai senza riconoscere  par i dignit à al 
singol i popol i e par i capacit à d i espression e 
all e molteplic i cultur e e agl i interess i ch e sca-
turiscon o da una pluralit à dì ispirazioni . 

Ogg i le decision i essenziali  vengon o riserva -
te a grand i poter i priv i d i riconoscimenti,  d i 
sanzion i e di controll i democratici , e vengon o 
ricondotte  quind i all'esigenz a del dominio . Se 
sì vuol e dare una risposta  ai nuov i problem i 
dell'umanità , prevenir e ed evitar e le catastrof i 
possìbil i è necessari o invec e un alt o livell o d i 
conoscenza , d i responsabilità e  di program -
mazion e ch e si può raggiunger e sol o co n rego-
le ch e garantiscan o nuov i diritt i e impongan o 
corrispondent i doveri , attravers o la trasparen -
za e il controll o dell e decision i e dell e sed i ch e 
le assumono . 

La crescent e interdipendenz a dei problem i 
ripropon e co n forz a il tema lancial o da Beiiìn -

fuer del «govern o mondiale » e dell a necessit à 
i istituzion i intemazional i efficient i e demo -

cratich e in grad o di orientar e e controllar e le 
scelt e dei grand i centr i d i poter e economic o e 
finanziario . In quest o sens o va dato il massim o 
sostegno , all'ON U e all e altr e organizzazion i 
facent i part e dell a famigli a dell e Nazion i Unite . 

Anch e per quest o parliamo , d i una nuov a 
frontier a democratic a e progressista . Di quest o 
process o deve esser e protagonist a il movi -
ment o operai o europe o fort e dell e sue espe-
rienze  storiche . Il socialism o non può più esse-
re concepit o com e sistema , com e legg e dell a 
storia . Esso nasc e dall a oggettivit à dei bisogn i 
e dell e contraddizion i reali; è  ispirazion e idea-
le e politic a dì un moviment o capac e dì tra -
sformar e le societ à esistenti , nell'ambit o sìa 
nazional e che intemazionale , mediant e la 
massim a estension e dell a democrazia . Qui sta 
la sfid a alla rigidità  degl i oppost i conservatori -
smi . Qui si trov a la via ch e consent e dì operar e 
per i l superament o dell e contrapposizion i fr a 
Est e Ovest , Nor d e Sud. w 
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SECONDA PARTE 

, una nuova fase 
nella a della a 

a discontinuità 
nella politica del PC

1. t sistema politico e istituzionale della -
pubblica è , già da alcuni anni, in una 
fase dì i 

Tulio un insieme dì , di consuetudini, 
di i che pe e un o sono 
stati alla base delle i a i i e del 
funzionamento delle istituzioni hanno o 
di efficacia o vengono contestate da i inte-

i e , da scelte e volontà politiche. Lo 
atesso o costituzionale dello Stato 
viene posto in dubbio pe  quanto a suoi 
aspetti essenziali. 

È giunto ad o un sistema politico 
nel quale le e e politiche in campo, 
tanto quelle che o gli i 
e i i più i e dominanti, quanto quelle 
che o le attese e le i del 
mondo del o e degli i , han-
no compiuto un o comune di , pu
nella e degli , nella di-

, anche , delle , nella 
lotta pio , n sostanza, hanno dato un 
fondamento di massa aito Stato . 

Nell'ultimo decennio la situazione è cam-
biata, L'attacco a quello che è stato chiamato il 

e di veto dei comunisti*  ha significato un 
più netto spostamento di e o le e 
sociali dominanti e e netta -
nità gli i e le classi che hanno avuto il 

i come o e politico. a ha avuto 
anche un significato più , Si individua-
no le tappe di un , a e dalla 

a delle e i i patti sindacali 
che si ebbe con il o sulla scala mobile 
sino al metodo che si è seguito pe  la -
mentazione del voto o e che la maggio-

a a vole e pe  le -
me istituzionali. , è an-
dato avanti un attacco al sistema delle -
zie e  alla a della ma-

, vista come ostacolo pe  il e 
esecutivo. Si è a la e o 

o dello Stato fondato sulle auto-
nomie, con una e più netta a che 
tende a i ed Enti locali a funzioni 

e al e . i essen-
ziali pe e del e e più ven-
gono assunte i dalle istituzioni -
che e e anche eludendo i e 

à statuali. 

E una tendenza netta, anche se non si é 
a .consolidatâ modo definitivo. Essa 

non a solo con gli i delle classi 
e del i sociali che si o nella 
opposizione di , ma a e a 
esigenze essenziali del e . E dalla 
qualità delle scelte delle e i che 
sono venuti, con la e del sistema 
di à sociale, le i detto svi-
luppo e la a delle spinte , 
anche il o degli spazi dì -
zia e il o dello Stato in tante sue funzio-
ni, 

Questi nodi sono destinati a e al pettine 
nella a a dell unificazione del o 

. Non solo una e * 
a a di non e in , ma il peso 

che essa a può e o  in-
sieme. 

2. L'analisi oggettiva di questi , la 
a o oggettiva dei -

mi che ne o non inducono a visioni e a 
conclusioni , che il i nettamen-
te

n questi anni i a è a e sie-
de i nel o o dei paesi più svi-
luppati, Si è elevata la capacità a del 
paese, 

e le nuove . i indivi-
duali e collettivi che la innovazione fa e 
possibili, sona i dalla e -
vatistica e in alcuni casi a che ha 
avuto in questi anni la , sul 

o sociale, economico e . 
Si a così (e sì a se non si -

ce una a , la i dei i e 
dei meccanismi fondamentali che
il tessuto connettivo del paese, che danno ad 
esso una a a e lo o 
socialmente accettabile in base ai i dei' 

e . , 
Ò impone che il movimento , te 
e del o tutte, l'insieme della a e 

delle e , pongano ali e 
del o l'obiettivo di una a , 
di un o o della innovazione al fine 
di e e nazionale, dì e 
l'innovazione stessa in senso più giusto social-
mente, più motivato , più con-

o . 
3. È dunque a una a a due 

possibili e linee di ; contempo-
, e in conseguenza di ciò, e a 

una lotta su quale debba e o e 
o della fase di e che stiamo 

, segnata dalla i del vecchio 
sistema poi tico. 

Le due possìbili  sono i : 
la a consiste nel  la dialettica politi-
ca o 1 confini della attuale coalizione, nel 

e la a del o fino a 
a e con il , 

o anche il disegno di a istituzio-
nale funzionale a questa , modifi-
cando quindi la costituzione e in mo-
do che sia la coalizione nel suo insieme ad 

e il o che in passato ha avuto la 
; la seconda consiste nel e il siste-

ma politico in modo che esso funzioni -
tamente sulla base del , della com-
petizione. della possibilità di scelta a -

i e i , 
Si a di due e e alla i del 

sistema politico italiano. E si , nello stesso 
tempo, di due e linee pe  il o del 
paese. A ciascuna delle due linee -
no infatti scelte motto e pe  quel che 

a il o a i politico-istituzio-
nali, i i e i i 
(economici, , dell'in ; pe
quel che a i i a i cittadini e lo 
Stato,  cittadini e la , i cittadini e la 
politica, a e dal e dei cittadini 

i a e le e e 
e a e gii ; pe  quel che 

 infine, la a e il funzionamento 
dello Stato e delle istituzioni, a la libe-

e dello Stato dalle occupazioni indebite 
dei paniti. 

La a a è quella sulla quale si è mos-
so il o 

l o è, pe  un , la manifesta-
zione della i del vecchio sistema politico; 
pe  un , si e come a a quella 
stessa , una a che va nel senso del-
l'adattamento passivo delle istituzioni e dei go-

i alle spinte e alle e che vengono 
dai i più i della società, che a 
la attuale coalizione fino ad a quasi 
istituzionalmente con il , che -
de la competizione politica o i confini 
della coalizione, che affida e più le scel-
te alla e a i i dei i 
della coalizione. Una , dunque che, pe
aggiustamenti , a un siste-
ma politico che, limitando ai soli i di go-

o la consociazione, non ne elimina , 
ma ne e e ne a gli effetti negati-
vi; che e e i obbligati e an-
che pe  questo deboli, i deboli pe  la 
conflittualità e le mediazioni , deboli 

o agli impulsi e alle esigenze dei i 
i e quindi a questi ultimi funzionali. 

i che mediano, «lasciano , delega-
no le i decisioni ai potentati economici e 
ai i i e , che -
no con uno Stato e meno sociale e sem-

e più assistenziale alle domande e ai bisogni 
della società. La funzione di siffatti i è 
negativa pe n e della popolazione e del 
paese; ed è dei tutto inadeguata di e a 

i , come il livello dei deficit e i 
i e a che chie-

dono scelte nette, decisioni , a coe-
e d'attuazione. 

Tutf a è la scelta del , la scelta dell'al-
: a nella , nei go-

o della innovazione; a come ba-
se pe  il  la a del sistema 
politico e delle istituzioni. 

l l a e a la tendenza a 
e a nell'ultimo decennio in nome di que-
sta a di , di questa -
sposta positiva e a alla i in atto; 
non in nome di una difesa o di un o di 

 di un assetto e di un sistema 
politico i . 

, 
i i politici, 
il mohdo cattolico 

T 4, Quella a è pe  il i una 
scelta e una . 

È innanzitutto una scelta che il i compie 
autonomamente o alla à del pae-
se, agli i degli italiani, nella convinzio-
ne che una a di i e dì go-

i s]a non solo consentita ma o impo-
sta dai i di innovazione e di -
zazione; nella convinzione, , che solo 
sulla base dì i e e 
e di o è possibile e il sistema 
politico, te istituzioni, lo Stato, facendo coinci-

e tale a con un o e non 
con un  della a e dei 

i dei cittadini. Le stesse  istituzio-
nali non possono non e per noi come 
obiettivo quello di e i i dei cittadi-
ni e di e la vita , consen-
tendo ai cittadini stessi di pote più -
mente e i i e i o i e 
di e i di una effettiva dialettica, 

a e e e e di go-
, 

Su queste basi e con queste motivazioni la 
scelta della a è pienamente fondata e 

a tutta la condotta dei comunisti, a -
e dal modo in cui essi svolgono il o attua-

le o di opposizione. 
a è anche una a alle e 

e di a e , cattoliche e lai-
che. l i è infatti convinto che pe e 

a e e il paese, a di 
a e a deve i e coin-
e in un o comune anche e 

che oggi fanno e della coalizione di penta-
o o ad essa si

l i à le e iniziative, la -
a , la a battaglia politica pe  sti-

e e e questo mutamento. 
o e inaccettabile è che si i la 

netta scelta del i pe a come uno 
ostacolo atla a e a alla e 

; o peggio come un indice di o 
o la manifestazione di una volontà di isola-
mento. 

Una simile accusa, un simile o 
sottintende che il i non e fa o 
che , di volta in volta, l'uno o o 
dei contendenti delia coalizione di -
to nei limiti e nei i in cui essi decidono di 

, venendo cosi meno alla sua es-
senziale funzione di a che agisce pe e 
spazi e e allo sviluppo o 
del paese. 

Si e dunque davanti a noi una fase di 
opposizione pe . 

L'esigenza di una e opposizione volta ad 
e una linea e un a -

vo all'attuale conduzione politica e agli attuali 
i istituzionali è una esigenza essenziale 

pe  la a e pe  la nazione. 
Una fase nuova non può i su base con-

sociativa. Quella che si è chiamata -
zia consociativa», e che doveva pe i -

e a conclusione un lungo o di -
6amento a » o alla 

>c, non è più . Anzi è a 
una discontinuità. e una politica che dia 

à ai contenuti o agli . 
a implica una ncoflocazione -

i e i nuovi La a 
che l comunisti o non vuole e 

, in modo , il paese. Sì 
a piuttosto di e i muta-

menti nei i a i , a i i e la 
società, e o degli stessi . 

Le i a a e , a 
e e o sono destinate ad 

e gli attuali i ideali e po-
litici e o e nuovi , 
nuove i di a e nuove 

i di opposizione. 
Nello sviluppo di una iniziativa e con 

queste e si a il compito di -
e le condizioni . 

é si i un o , è 

innanzitutto a tutta la a e la capa-
cità a di un e o di massa, l'au-
tonomia e e politica dei . L'autono-
mia del i è anche una a a quella i 
del sistema politico e di o che -
na e nella vita pubblica e e -
tezza in tutti i campi della vita nazionale. Com-
pito del i è e che questa i si -
lunghi senza soluzioni. 

La a del o o è defi-
nitivamente alle e spalle. La a che 
indichiamo oggi, quella a politi-
ca e , a la e 
di nuovi , e o 
a , la battaglia pe  l'egemonia di 
una nuova . Non è e a sigia e 
non significa attesa di un o . Essa 
si e da oggi o una e e 
conseguente battaglia di opposizione sui con-
tenuti e sui . 

5. L'azione sviluppata dai i e tutti gli 
anni 80 ha avuto come effetto una -
zione dell'assetto politico e delle i a i 

, che avevano , pe e decenni, 
la dialettica . 

l i di e alla i del sistema polìtico 
che e aveva colto, sì è posto con l'atteggia-
mento di chi si e di e la i 
stessa, non di chi vuole invece a sulla 
base di un e o di . 

La scelta del i e' stata non di e le 
condizioni pe  un o a i e 

i i ma di e sulla collabo-
e e con la e come base 

di una à che - in sostanza - sì 
limita ad e ed e le spinte e le 
tendenze dell'assetto economico e sociale già 
definito. 

o una simile logica diventa essenziale 
pe  il i e il più possibile i dal gioco, 
isolato, il ; o al fine di e la 

a a e e il o e di 
condizionamento o la coalizione. 

Nel o con la , o canto, gli 
i e le occasioni di polemica assai più 

che pe  il o contenuto e il o significato 
o al i in quanto consentono una 

lotta e una competizione. ò anziché e 
un e e e , spesso 
ne hanno uno ; sul o o 
è infatti più e la a a e il i 

e dunque possibile e i colpi più consi-
stenti. 

, la utilizzazione della i dì -
bilità del paese pe e il e di coa-
lizione del i e pe e questo maggio

e in più estese posizioni di e e di 
, e nel o o 

di e istituzionale una spinta al -
smo, a scapito dette e e dei i 

. 
Sulla base di queste scelte il i ha ottenuto 

pe  sé i . a sono i evidenti 
- e non possono e agli stessi i 
socialisti - i i che anche il i ha dovuto 

e e, o ia e che im-
pedisce di e su questa . 

Anche il i paga un o pe  l'indeboli-
mento del complesso della a e pe  le sue 

. La e , fa-
a dai i in questi anni, ha a 

alla , sui i : , politico e 
di . l o di  capita-
listica, sostenuto in modo o o a 
esaltato, ha colpito i i e il sindacato e 
ha invece o assai più i e anche più inva-
denti i i . 

E a questo punto evidente la e 
nella quale il i si dibatte. Se affida a alla 
politica seguita in questo decennio il o 

, le e chance, il i con-
e e e

sce e a le coedizioni di un suo stabile 
o ih un o o o 

una coalizione di segno o e a -
ne . 

Ci sono dunque i i oggettivi pe  cui il 
i - anche solo o i i -

si di o - a una e a e avvìi 
una e dei i i e dei 

i , valutando più -
camente tanto i  impliciti in una mancata 

, quanto le possibilità che nel paese e 
nella a esistono pe  una . 

La a a è a dall'esigenza di 
e questo cambiamento nella linea 

politica del . 
Anche pe  l'immediato la a che muo-

viamo al i è che la logica con cui esso sce-
glie i i e  temi del suo impegno e della 
sua competizione con la e non consente, 
anzi impedisce, che su di essi i in campo 
tutto lo o delle e
ostacolando cosi l'avvio di un o di al-

. 
Al o la a lotta muove nella -

zione di e e che e su 
obiettivi , cambiamenti politici adi li-
nea polìtica volti a e . E una 
lotta che e alimento da una evidente e indi-
scutibile tensione . 

6. Sono molti nella a e anche al cen-
, a laica e socialista come in quella 

cattolica, o che sono i dell'e-
ventualità che l'attuale situazione politica si 

i senza e di cambiamento. 
Sono e quelle e laiche che, 

e nella a a i e socialisti, 
vedono e più i lo spazio della 

o iniziativa. 
e sentita nel i è l'esigenza 

di e a ed evidenza a una posizione, a 
un o autonomo; esigenza oggi a 
in un compito e e senza a a g a dei contini del o e delle 
uone i a a a e 

a socialista. 
C'è chi , a a e anche a 

socialista, che con le i concessioni al-
le spinte e sono state e inde-
bolite te possibilità di una politica di
di o , dando via a a 
un o degli i e dette disugua-
glianze, a tutto vantaggio degli i econo-
mici più i e delle i i di 

. 
E c'è, tanto nel mondo politico quanto nella 

società civile, chi teme - giustamente - pe  i 
i di o della a 

che possono e da un o di -
sione istituzionale impostato m i di -
zione delle funzioni del , dell'indi-
pendenza della a e delle autono-
mie locali. 

L'insieme di queste i - e la 
caduta delle e e da qualche e 
nella a del consiglio socialista come 
tappa di un o evolutivo o -
tiva - a un o nuovo in 

i dell'opposizione di , e in -
e nel o . E un o 

che si a anche a i i e i -
i e che si e in i con il i 

meno polemici e più i di quanto siano 
stati in passato. 

7. Acuto è il disagio a cattolica, che 
a oggi, nonostante il o o 

e la a e della , -
ne di posizioni e di , , civili e 
sociali, che non è identificabile con la pu
complessa à del o . E 

o che vi sono i e posizioni che, come 
, o il o a un più o lega-

me a fede e politica, finiscono col -
e una più accentuata e dello 

Stato e della società in chiave , 
o in questo o una a di 

e cattolico» a vi sono o lato asso-
ciazioni e movimenti che e cat-
tolica o spinte pe i più incisivi 
e avanzati di , di socialità, di demo-

; e che o - molte volte in -

ni i - una domanda di impegno più' 
immediato e o nella lotta pe  la pace e 

o gli , pe  la difesa ecologica, 
pe  l'aiuto al o mondo, pe  la lotta alle 

e e di alienazione e di . 
La scelta conseguente della a

via a una e a della stessa 
questione cattolica, e spinge a una
zione della stessa Chiesa in o all'insie-
me del sistema politico italiano, nella -
ne del o di ogni a di -
lismo. 

Negli ultimi anni si è notevolmente offuscata 
la a attenzione nei i del mondo 
cattolico. i con queste e oc-

e e e la vecchia politica del dialo-
go e del , e un o che, 
con la sua a e iniziativa a 
nella società, sappia e attivo e 
di questa  di i che oggi costi-
tuiscono o più avanzato della -
ne a del movimento cattolico. a la 
possibilità di , o , nuo-
vi i , dipende anche dalla a 
capacità di e in due . La a 
esigenza è quella di e lo spazio au-
tonomo che spetta alle e i 
sociali e alta o feconda competizione con-

o ogni visione statalistica e o ogni visio-
ne dì un o politico esclusivo dei . La 
seconda necessità è quella di e noi 
stessi e di e le motivazioni della a 
lotta pe  una società , o a 
tali motivazioni it messaggio che - dalle espe-

 di impegno sociale alla e sulle 
i questioni etiche, dalle politiche i 

stiche e di nuovi i - oggi 
investe, o dal mondo cattolico, tut-
to o politico. 

Al tempo stesso, l'acutezza della i che si 
è a nella società e nella politica italiana 
chiama queste e a una scelta politica chia-
a  alle soluzioni politiche pe  cui si 

intende e e pe  il tipo di società a cui si 
vuole . e l'unità politica dei 
cattolici è una necessità pe  il cattolicesimo 

o poiché quella unità fa e 
i di o nspetto a i di 

contenuto. 
8. La complessità ideale e politica, la com-

a di tensioni e i e e -
fino , distingue la e dai -
nali i i che si muovono sulla 
scena politica . Nella stessa e è -
sente una e e di o catto-
lico con idee e i che hanno avuto un 

o positivo nello sviluppo civile del . 
 tutto un o o la e ha potuto 

e queste sue à pe e 
la a à senza e in o 
con te esigenze di sviluppo economico-sociale 
e di consolidamento o . 

La , la e del e non 
potevano non e a un o punto in con-

o con il o indefinito del -

lo dì a della , come o 
dell'assetto di o e del sistema politico-
istituzionale. 

Aldo o vide il a e ò ad esso 
una soluzione, cosciente del fatto che il o 
della e non poteva e difeso al o di 

e il salto di qualità, i o 
nella vita della Nazione; cioè e di 
una piena e a dialettica civile e politica, 
senza vincoli e e . 

La e di e a si è sostanzialmente distac-
cata dalla e e o politico 

i negli anni settanta da Aldo . 
Con la a e a la e ha imbocca-

to una a a dalla costituzione 
di un asse con i i decisivi del e eco-

o e dallo o di -
tamento * a cattolica -
cando di e a tal fine anche la 
maggio a sociale della Chiesa e delle 

i cattoliche. 
A suo vantaggio, la e ha potuto e gli 

effetti della e ondata a che ha 
investito tutto l'Occidente. 

a anche dal mantello o del 
o a a socialista, la e è 

a a e voti e a  i) suo 
sistema di e anche nei suoi aspetti più 

i e , come sta a e 
o la situazione del o 

a d'intesa, a in competizione con il , 
la e e una stabilizzazione a 
pe  nuovamente la sua à e 
piega a questo fine anche la a delle
istituzionali. 

Questo o e il o di 
non e in discussione, di pote anzi

e e e la collocazione e 
della e nel sistema politico italiano. a con-

a e con la esigenza di -
 il sistema stesso sulla base di e 

e e di . 

La difesa della collocazione e della 
e non e dunque, ma a e a 

le . Quelle di un sistema politico 
i sfasato o alle esigenze nazionali. 

E quelle della stessa e che, volendo difende-
e e e la a funzione -

le quando i sono venute meno le condi-
zioni oggettive che la , finisce pe

e un o anziché uno 
sblocco di tutto il sistema polìtico-istituzionale 
e pe e e più in senso mode-

o e e t n legami sociali, le 
e scelte politiche e . 

La scelta e la a a che 
il i assume indicano una a del tutto 

. 

La e deve finalmente i a e 
una sua nuova identità al di i di una ana-

a . 
A ciò sono e o le e 

più avanzate i netta , oggi e 
delle due e che sanciscono il -
nio - la unità politica dei cattolici e la 
intangibilità del . 

TERZA PARTE 

Un o e 
. Una e amplissima della società (indi-

vidui, , , e sociali - e non sol-
tanto una a ) a una 

 positiva ai nuovi i i della 
società italiana e della civiltà e e tec-
nologica: da  voce ad essa, alla sua  di 
pienezza della , di e di 
una nuova cittadinanza, di nuova statualità e di 
un effettivo Stato sociale, è compito del . 

Nell'esplicazione di questo compito sta la 
attuale funzione nazionale, l'autonomia del 

. La a deve  le sue -
za: 

La , come godimento della à e 
à dei beni i e ) da cui 

nessun cittadino, uomo o donna, deve e 
escluso; l'eguaglianza nei , nelle possibili-
tà di accesso alla , alla , al-

, ai beni e ai , senza che si 
annullino, ma, al , o le dif-

; il , nel o di una e 
e del o a uomo e natu-

, sviluppo e e e -
ne, tempo di o e tempo di vita; la solida-

 elemento e dell'autonomia 
e e della socialità degli indivìdui; il e 

della a sessuale, quale piena -
zione delia à dette donne. 

Nel modo in cui vengono assunte queste 
, sta lo e a posizioni in-

novative e , e le 
concezioni e le divisioni i del movi-
mento . 

e queste a pe  una a 
della società e una politica di e -
zione è e a e e di a 
della politica. 

Non e il o di condizioni fa-
i pe e e  ma 

e a e la qualità nello sviluppo e 
nella e della  del pote-

; questo connota il o , questo 
a la a dì una a di 

. 
La a ai i nuovi 

posti dalle innovazioni tecnologiche e dall'in-
e dei i va , 

a livello nazionale e , in una 
 dei i che i l'ambito di 

o delle decisioni e dei i de-
, al fine di e e e 

tali i o ideali di , di socia-
lità e in e dì una  ecolo-
gica dell'economia. 

Una simile scelta e dal o che 
tutta la a politica deve e e di 
più una a e . 

Quando o che è o -
e la a a e e e pote-
 che oggi le sono , o ali Eu-

. E o a quando -
mo di , di e eco-
logica dell'economia, quando o che 
sono i i tempi pe  la e o 
di , quando sosteniamo l'esigenza di una 

 della società che consenta di 
 pienamente la à e il e 

della a sessuale, quando o dì 
nuove politiche di a e di tutela sociale e 
nuove e di a economica. 

E solo a livello o che questi i 
o e , o -

i di visioni e che o le di: 
e economie nazionali. o i 

e più , e più -
dinamento a le scelte economiche dei i 
paesi, anche è ciascuno di essi -

e pesanti e e penalizzazioni in ca-
so di scelte non . 

l senso e il e 
della a sessuale 

2. La lunga lotta di e i fem-
minili e del movimento o pe  l'emanci-
pazione e la e della donna ha -
dotto i conquiste nel campo o e 

del costume. n a la à a è -
malmente completa anche se spesso non at-
tuata nei fatti. 

Nel o dell'ultimo decennio una nuova 
soggettività femminite ha o (e il fe-
nomeno ha dimensioni mondiali) un'impo-
nente e delle donne nel o del 

, nella scuola, nella vita pubblica, una 
a della a delle donne, e di 

una nuova , la a della a 
sessuale: le donne  piena cittadi-
nanza sociale senza i e ai mo-
delli maschili. Questi i (che hanno mu-
tato la composizione della , i mo-
delli di convivenza , le stesse tenden-
ze ) o in conflitto con as-
setti i e i economici e socia-
li, modellati sulla a maschile e sulla 

e maschile del mondo, falsamente 
intesa come . Un tale conflitto non 
si e con la a e dei i 
ostacoli all'emancipazione femminile né con 
un o . 

e la costituzione di un mondo a misu-
a dei due sessi, e nella a 

sessuale un aspetto costitutivo essenziale del 
e umano, e, quindi, una sua : 

questa è la posta in gioco. 
n questo o si pongono due obiettivi 

politicamente attuali: 
- l o della divisione sessuale del 

. 
e cioè e quell'assetto sociale 

(fondato sulla e che il sesso femmi-
nile fosse e destinato alla vita do-
mestica e ai compiti di e e di , 
ma dovesse e e nella -
ne, nella politica, nel , che la nuova 
soggettività femminile ha i messo in di-
scussione. 
- l o della a di sesso 
nelle . 

Non si a solo di e un atto di 
giustizia o soggetti i né di -

o una e , ma del 
o che le donne o 

una delle due dimensioni costitutive del gene-
e umano. 

Una nuova statualità 
e i i di cittadinanza 

3. L'azione di e che 
vogliamo e e una nuova e 
più alta concezione della statualità: uno Stato 
capace di e e -
e i i di ogni cittadino e di e le condi-

zioni pe  la a e delle potenziali-
tà di ciascuno, a e dalla tutela di essenzia-
li , vecchi e nuovi , salute, lavo-

, ambiente, . 
Una vecchia nozione di Stato, e 

e onnifacente va tuttavia . e
e e sullo statalismo che, 

o la a di e con-
tenuta nell'idea a di comunismo) ha 
finito pe e tutte le e che il 
movimento o ha , a Est come a 
Ovest. Lo Stato a deve e mes-
so sotto , ma non a vantaggio di una 

e dei i ; i compiti e le 
unzioni dello Stato devono e

e di una idea più ampia e più audace della 
. 

Lo Stato deve e innanzitutto la capacità 
a di e a tutti i soggetti pubblici e 

, che o sul , finalità e -
i di e e cui i e e 

meccanismi di e e istituzioni capaci 
di fa e positivamente a o , nelle 
scelte di accumulazione e di , sia 
lo o o pubblico che 
quello del . 

e  in à la pubblica 
e allo scopo di e l'effi-

cacia o ai fini di istituto, 1 efficienza e la 
competitività sul . 

 compiti e le à degli i 
i vanno distinti nettamente da 

Sud li del e politico. Alla politica spetta 
e sulle scelte di fondo, e ì -
, e l'attuazione. a la gestione 
a deve e lasciata all'autonomia 

degli i , i i 
dell'attività o a e chiamati a e 
conto. 

4. l godimento più completo possibile del 
i di cittadinanza è la condizione di una 

a compiuta. 
Nella a delta cittadinanza, oggi, accanto 

ai fondamentali i di à e e 
politica vanno i quei più ampi i 
individuali e sociali. 

i di «nuova cittadinanza», mettono in 
discussione la e a polìtica e -
cato, a e e , a -
zione e insieme della vita umana; o 
lo sviluppo di una effettiva a econo-
mica; sospingono la a politica ad 

e dai suoi limiti pe i con i diffe-
i bisogni sociali. 

e e o il o del cittadino 
a e e a e o 

La à dì manifestazione e diffusione del 
, conquista e delta Costiti* 

zione, oggi a nuovi ostacoli. La concen-
e in poche mani del e nel sistema, 

pubblico e , delle comunicazioni,
ce e le à di e e 

 le i indispensabili a ogni 
cittadino pe e la a opinione. 

o alla a e è o 
dal e detta à comune e ma-
fiosa. 

e di e e  da 
e degli i statali, o la dedi-

zione di tanti i alla a e 
alle e , sono indici ed effetto 
della mancanza di volontà politica di e il 

e mafioso alle sue , sovente colle* 
gato a i del sistema politico di maggio-

a e del mondo economico e finanziano, 
Ciò è anche alla base dell'azione, del tutto 

insufficiente, dei i pubblici o -
di i di a e o il o clan-
destino delle , 

Violenze fisiche e sessuali minacciano lavi-
la e la a specie delle donne e dei mino-

' l o a una giustizia efficiente e -
le è o dalla legge ma spesso -
detto nei fatti. 

a e l'abbandono in cui sono lasciati 
gli uffici , e a dei -
cessi,! i attacchi all'indipendenza del-
la , la à delle e finan-

e destinate al , sono e di 
un e e e sono a le più i 

à dei i che si sono succe-

e e a tutti  cittadini i op-
à nell'accesso al . 

La diffusa a di e  posto di 
o la a di un o cliente-

, lo smantellamento, anche nell'avvio-al 
, delle e conquistate dal movi-

mento sindacale, costituiscono un attacco ai 
i politici dei , e in e dei 

disoccupati, specie giovani e donne. 
l o atta e e alla , -

zionalmente destinato alla e dei bam-
bini e dei giovani, oggi deve e -
to al cittadino o o della sua esi-
stenza, pe e a tutte le sue esigenze 
di e umana e di sviluppo -
nale. 

l o pubblico è al di sotto o della 
a e e col suo o 

e la a e e e 
di e i e e oggettivamen-
te l i di tentazioni di e 
(più o meno finanziata dallo Stato) della attivi-
tà di . 

 malati e gli anziani sono meno i e 
. Sono i le spinte a i 

alla salute e alla a sociale, colpendo 
conquiste del passato. 

Un ambiente sano e vivibile è o 
i da tutti un o essenziale. i 

Le donne e gli uomini dì oggi chiedono uno 
sviluppo economico, una e della na-

, una e della città che -
tiscano o una e qualità della vita, 

La a del sistema 
politico-istituzionale 

5. Scopo delta  istituzionale è
e le funzioni dello Stato pe e i citta-

dini nelle condizioni di e e dì , 
Non sono in discussione i i fondamen-
tali e l'impianto della Costituzione, ma il siste-
ma politico-istituzionale italiano -
fonde innovazioni. Una a piena
chiede la  del modo di e dei -
titi  al o o o di -
menti o ì quali i cittadini o a 

e la politica nazionale e o 
le e e (clientelismo, lottizzazio-
ne, occupazione dette istituzioni) che sono il 
nodo della questione . 

, devono e i e 
e di vita , ma cì sono anche -

le istituzionali da e pe  le occa-
sioni dì e e di , a e 
dalla distinzione a e politico e pubblica 

. 
o decisivo del  del si-

stema politico è la a della legge -
le. 

Questa esigenza è e a 
a livello e e locale, La  delle 
autonomie locali a un nuovo sistema 

e che consenta ai cittadini dì e 
e il a da e e le * 

ze politiche e gli uomini chiamati a
Anche pe o nazionale e 

ha il o che il suo voto abbia l'effetto non 
tanto di una a a del o ma 
quello di una indicazione sulla a 
che deve . 

 questa via il e dì decisione degli 
i sì e in modo più incisivo e li -

e e con l'elezione a del -
dente della , essendo pe  dì più egli 

o come o che a 
l'unita nazionale, si o tensioni 
e uno scompenso in tutto il sistema dei pesi e 

ì istituzionali, o da] o 
o costituzionale. 

o del , e 
svuotato in questi anni, va  median-
te e nuove, anche dì conoscenza e di 

, che o i e i non 
solo alla , ma anche alle opposi-
zioni, ai i come ai singoli -

L'attività legislativa va a sulle 
scelte di fondo, o al massimo il de-

o o o le . La 
a e la composizione del o va 

 pe e più snelle e i le 
decisioni,  la a del -

, e il o ingiustificatamente ele-
vato dei . 

Soluzione ottimale è il . 
é essa è pe a  dalle e e 

politiche, possono e e in -
zione e ipotesi che sì avvicinano a quell'o-
biettivo. TYa queste assume  quella dì 
una a delle . e la -
blica delle autonomie capace dì e 1 
bisogni e di e i i dei cittadini, è 
obiettivo decisivo di una a piena. l 

o , i negli ut-
timi anni, o i ed enti locali va 
sconfitto. Va  la a costituzionale 
pe e delle i soggetti effettivi dì legi-
slazione e di . Sì deve e -
namento degli enti locali pe e l'auto-
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COMITATO CENTRALE 
nomia politica, amministrativa, finanziaria e 
organizzativa. a costruzione di una vera unio 
ne europea, la democratizzazione delle istitu 
zioni comunitarie, la attribuzione al Pariamen 
lo europeo di poteri di codeclsione legislativa 
e di un mandato costituente per  la revisione 
dei Trattat i si devono accompagnare alla intro-
duzione di normative e dì strumenti per  un 
maggiore intervento del Parlamento e delle 

i nella attuazione della politica comuni* 

Nel sistema informativ o bisogna introdurr e 
la trasparenza della proprietà e il divieto di 
concentrazioni oligopolistiche; la separazione 
tra proprietà e gestione dell'impresa radio-te-
levisiva e giornalistica; uno statuto di autono-
mia per  giornalisti; nuove regole per  tutto il 
sistema radio-televisivo pubblico e privato. 

Per ridare vitalit à alla scuola pubblica è ne* 
cessarlo avviare un grande processo di auto-
nomìa delle istituzioni scolastiche che, con la 
garanzia del raggiungimento di uguali Uveiti 
Formativi , costituisca la base dì un grande slan-
cio di ricerca, il fondamento dì una nuova effi-
cienza, la condizione di una finalmente rico-
nosciuta e rivalutata professionalità docente. 
la struttur a portante di un profondo disegno di 
riforma , articolato in base a una concezione 
della formazione che investe l'inter a esistenza 

, 
Non ogni disegno di riform a istituzionale 

può essere comprensivo della differenza ses-
suale. Vi è anche il rìschio che si possa aggra-
vare l'estraneità delle donne rispetto alle istitu-
zioni. Non basterà perseguire soltanto il riequi-
libri o delta rappresentanza dei sessi ma anche 
avviare una ricerca per  tradurr e in regole, pro-
cedure, strumenti, la richiesta delle donne di 
sedi capaci di interagire sul contenuti e sui 
metodi della azione politica 

 il , 
pe  una e 
ecologica dell'economia, 
pe  un o o 

a e 
e e 

6. l modo in cui la diffusione del benessere 
è avvenuta, tende a consolidare una forma di 
«baratto» che offre benessere in cambio di di* 
ritti , consumo presente in cambio dì una rinun* 
da a progettare e a padroneggiare il futuro, 
Esemplare è il caso dei giovani che attraverso 
il canale familiar e godono di una maggiore 
disponibilit à di beni di consumo, ma che, al 
tempo stesso, sono vittime, insieme alle loro 
famiglie, della «disoccupazione-. 

a culturale che il capitalismo ha 
saputo esercitare in conseguenza dell'enorme 
sviluppo materiale, ha trovato impreparata la 
sinistra. Essa veniva, infatti , da una lunga espe-
rienza nei corso della quale gli obiettivi unifi-
canti della -̂ solidarietà- e delta -progettualità-
si organizzavano, con la contrattazione e con 
l'estensione dei benefici dello Stato sociale, 
intorn o a obiettivi quantitativi che incidevano 
sulla distribuzione del reddito. Nella nuova si-
tuazione ciò si è rivelato illusorio. a difesa 
«segmentata» delle vecchie conquiste è sfocia-
ta n una crisi della solidarietà, in una perdita di 
coscienza unitari a nel mondo del lavoro, in 
una crisi delia sua stessa rappresentanza, Oggi 
la «nuova conservazione*  intende scambiare i 
Vantaggi quantitativi della modernizzazione of-
ferti a una parte della società contro la rinun-
cia qualitativa e generale all'esercizio del dirit -

-ti , Ad essa contrasta l'esigenza delle persone 
dì estendere la padronanza sulla propna vita e 
l'esigenza delta collettività di controllare le fi-
-naiìta e te conseguenze della produzione e 
dello sviluppo, 

'  Questo è il conflitto centrate e più significa-
tivo. e dei diritt i non colpisce 
solo la parte più debole, e l'insieme della 
società. , in modo specifico e diretto, il 
lavoro, gli uomini e le donne nella loro attivit à 
di lavoro, nel loro rapporto con il lavoro, non 
solo il lavoro dipendente. 

a critica alle forme che ha assunto - nei 
termini di nuove diseguaglianze, di nuove 
espropriazioni, di perdita di universalità del di-
ritto  - lo sviluppo italiano, deve combinarsi 
con la piena consapevolezza della crisi ecolo-
gica che e le società industrialmente e 
tecnologicamente avanzate. a salvaguardia 

e diventa sempre più il capitolo 
centrale delleconomia. e non si può ridurr e 
alla cura di evitare gli effetti più dannosi dello 

.sviluppo. l grande tema, per  oggi e per  il futu-
ro, è quello dell'orientamento qualitativo dello 
sviluppo, e dello «sviluppo sostenibile», cioè 

idei limit i e del riequilibri o dello sviluppo, di un 
o ecologico delleconomia. 

a lancia ovunque una grande sfida 
alla sinistra; se la sinistra sarà n grado dì go-
vernare le acute contraddizioni di oggi, e gui-
dare le società complesse verso una più matu-
ra forma di civilizzazione. 

a ristrutturazion e ecologica delia econo-
mia è uno di quei passaggi fondamentali su cui 
una sinistra alternativa deve saper  misurarsi. 

Occorre entrare in campo per  la conquista 
«di obiettivi concreti capaci di saldare positiva-
mente tra loro interessi e soggetti diversi. n 
questo quadro si colloca la nostra proposta di 

n fondo nazionale per  la riconversione delle 
tproduzioni incompatibili con l'ambiente, tale 
jda salvaguardare l'occupazione e i salari dei 

. 
-'  7. a politica e la prospettiva del Pei si anco-
rano permanentemente alla centralità del lavo-
ro e del lavoratori . 

r e grandi novità della nostra epoca impon-
gono non una messa in discussione ma un 
salto di qualità nel nostro riferiment o ideale e 
nel nostro legame sociale con il lavoro e con i 

«lavoratori; vanno superate impostazioni difen-
sive. a stessa lotta contro lo sfruttamento si 
presenta oggi come lotta per  la estensione del 

» potere di decisione e dì controllo dei lavorato-
gli sui prodotti del lavoro sociale, per  il pieno 
^sviluppo della dignità e della libertà personale, 
rper  il governo democratico dei risultati più atti 
idei lavoro umano, nel quale si integrano sem-
pre di più la cultura, la conoscenza e la scien* 

rza. 
Più che mai oggi è il lavoro, sono i lavoratori 

,nche possono e devono costituire un riferimen-
t o fondamentale per  contrastare i meccanismi 
.di subordinazione, di riduzione delle possibili-
tà di scelta e di decisione. Qui sta il legame 

o tra la nostra identità sociale l'identit à 
di una forza legata al mondo del lavoro - e la 

funzione storica che tate mondo è chiamato 
.rad assolvere nella lotta per  l'estensione della 
democrazia a tutte le sfere della vita sociale e 
politica. 
' l lavoro non solo resta, ma oggi più che mai 
è al centro di ogni riflessione teorica e di ogni 
azione politica di ispirazione socialista. 

*  Se il problema che hanno gli uomini e le 

5ionne delle società i avanzate è quel* 
o di estendere la padronanza sul tempo com-

})lessivo della propri a vita, in tutte le sue mani-
estazioni e attività, il tempo di lavoro resta il 

, fattore determinante della organizzazione l'in -
cero tempo di vita, Oggi natura e caratteri del 
'lavoro appaiono sottoposti ad un profondo 
mutamento. Per  un verso i suoi aspetti più duri 

.e fisicamente faticosi vengono (almeno ten-
denzialmente) sostituiti dalle tecnologie. Non 

-bisogna però dimenticare che in tutte Te socie-
à resta una fascia dì lavori umili e indesiderati 

- che per  lo più sì collocano nella sfera ripro -

duttiva che nessuno nei paesi industrializzati 
vuole o vorrà più svolgere Per  questi lavori 
vengono reclutati lavoratori stranieri dai paesi 
meno sviluppati. 

Per  un altro verso il lavoro assume caratteri 
stiche che chiedono maggiore controllo razio 
naie e responsabilità del lavoratore rispetto al 
la propri a opera, ma questa crescente respon-
sabilizzazione di rado si converte in reale auto* 
nomia. a inoltr e irrisolt o il problema della 
distribuzione del lavoro [.a piena occupazione 
rappresenta un miraggio. a disoccupazione 
cresce e diventa endemica. Essa colpisce so-
prattutt o i giovani, e tra questi soprattutto le 
popolazioni meridionali e le donne. 

Nelle strategie di vita degli individui (in par* 
ticolare dei giovani) si afferma una tendenza 
per  cui il lavoro è cercato, atteso e vissuto non 
tanto come una scelta stabile e definitiva, ma 
come una attività, la cui forma specifica può 
cambiare nel corso della vita, in direzione di 
una sempre maggiore autonomia, creatività, 
mobilità, libertà di scelta. 

8. Nell'ostinata ricerca di lavoro, si esprime 
la nuova identità delle donne. 

Nella ricerca e nella presenza nel lavoro, 
nell'atteggiamento più libero e responsabile 
nei confronti della maternità, nell'allungamen-
to del periodo formativo e nel mutamento de-
gli indirizzi scolastici prescelti, si esprime il 
nuovo progetto di sé che te donne vogliono 
costruire. a la società, nella sua organizza-
zione, nei suoi tempi, nei suoi lavori, nei suoi 
simboli, lascia interamente a loro la responsa-
bilit à del lavoro di cura e familiare. l discono-
scimento della specificità della differenza fem-
minile, che costringe la donna nella divisione 
sessuale del lavoro, comporta non solo una 
doppia fatica, ma si accompagna ad una svalo-
rizzazione del lavoro di riproduzione umana, 
ad una organizzazione dei tempi incentrata 
sulla priorit à gerarchica del tempo di lavoro 
produttiv o e al permanere di forti elementi di 
segregazione formativa e professionale. -
biettivo certamente arduo ma storicamente 
maturo del superamento della divisione ses-
suale del lavoro è perseguibile attraverso la 
valorizzazione, fuori da logiche monetizzanti, 
del lavoro di riproduzione umana, redistri-
buendo tra i sessi il lavoro familiare, con una 
diversa scansione dei tempi di lavoro e di vita 
e una politica formativa polivalente. 

9. e economie sono oggi in grado di regge-
re una consistente riduzione articolata e diffe-
renziata degli orari di lavoro. Attraverso di essa 
è possibile migliorar e le condizioni di lavoro, i 
livelli di occupazione e promuovere la socializ-
zazione del sapere e della informazione. 

Essenziali sono i margini di libertà e di auto-
determinazione nell'uso e nella distribuzione 
del tempo (tra orari , ritmi,  trasporti) . E neces-
sario cominciare a pensare e sperimentare una 
politica del tempo di vita, che assuma in ma-
niera integrata, e non rigida, il tempo di lavoro, 
quello della formazione, quello della cura. 

, elasticità, flessibilità, sono ì nuovi 
terreni su cui sf sviluppano i conflitt i del lavoro 
e quindi l'azione sindacale. 

e politiche salariali e dei tempi devono es-
sere assunte come strumenti incentivanti di 
una trasformazione regolata e governata del 
rapporto di lavoro in sé (professionalità, mobi-
lita, mutamento della organizzazione del lavo-
ro), e in funzione della organizzazione com-
plessiva della vita, dei tempi di vita. 

a liberazione graduate del lavoro, la con-
quista dj  libertà e di diritt i nel lavoro. 1 autorea-
lizzazione, la disponibilità di sé desti uomini e 
delle donne a partir e dal lavoro e dunque il 

Jirocesso sul quale si innesta e dal quale si 
madia la lotta per  una democrazia in espansio-

ne, un socialismo che scaturisce dalla più 
grande articolazione della democrazia. 

a diventa anche ta lotta per  una nuo-
va cultura, per  una nuova e più libera formazio-
ne e informazione in una società dove, con la 
produzione materiale cresce la produzione di 
conoscenze, trasformando cosi a orga-
nizzazione del lavoro e l'inter o mondo dette 
relazioni umane. 

x previde questo sbocco della storia che 
annunciava la liberazione del lavoro dal gioco 
più misero e immediato dello sfruttamento e 
che soprattutto lasciava intravedere un allar-
gamento inaudito del tempo di vita rispetto a 
quello inchiodato alla dimensione del lavoro 
alienato. Questa previsione di x è una pos-
sibilit à storicamente matura, anche se non ine-
luttabile. 

La a 
economica 

10. a democrazia economica rappresenta 
una nuova frontier a della democrazia politica 
e la sua espansione nella sfera dei poteri socia-
li. Essa deve investire diversi campi: riforma 
dello Stato sociale: democratizzazione dell'im-
presa; redistribuzione dei redditi , della ric-
chezza e della proprietà-creazione-di nuove 
forme di imprenditorialità . a lotta per  la de-
mocrazia economica deve qualificarsi come 
crescita delle possibilità di accesso dei lavora-
tori alla conoscenza e al governo delle trasfor-
mazioni dell'impresa e delle loro implicazioni 
sociali e umane. 

Vanno superati i limit i di passate esperienze 
di gestione dei dintt i di informazione e dei 
tentativi fin qui compiuti di redistribuzione par-
ziale della proprietà e dei nschl di impresa. 
Una effettiva democrazia economica deve po-
ter  intervenire, con forme di codecisione, an-
che nel governo di un sistema dì formazione 
permanente, nelle istituzioni scolastiche come 
nelle imprese, rompendo il monopolio dei sa-
peri e delle informazioni. Vanno stabilite legi-
slativamente regole e procedure a sostegno dì 
poteri di intervento dei lavoratori e dei sinda-
cati sulle strategie di impresa. o 
dei confini della democrazia in azienda sarà 
effettivo, però, solo se contrattazione e (orme 
di codecisione riusciranno a incidere sulle 
concrete condizioni di lavoro e sui margini di 
autorealizzazione e di autogoverno dei lavora-
tori , titolar i di tale codecisione. 

Nelle amministrazioni pubbliche occorre af-
fermare una netta distinzione tra tutela dei di-
pendenti e tutela degli utenti. Gli attuali organi-
smi di gestione vanno riformati , azzerando 
gradualmente la presenza sindacale, e vanno 
previste nuove struttur e degli utenti di sorve-
glianza sulla qualità e sull'universalità dei servi-
zi erogati dallo Stato. 

a partecipazione diretta dei lavoratori al 
governo della accumulazione, per  non essere 
velleitaria, deve nspondere all'obiettiv o di 
creare nuova ncchezza. deve misurarsi positi-
vamente con le esigenze di reddito, di occupa-
zione e di uno sviluppo qualitativamente nuo-
vo e deve riaffermar e istanze di controllo so-
ciale sull'allocazione delle risorse a scelta di 
creare Fondi collettivi dei lavoratori può costi-
tuir e un fecondo terreno di iniziativa. Si tratta 
di organismi finanziari per  la realizzazione di 
investimenti di alta utilit à sociale, la promozio-
ne di imprese autogestite, la sperimentazione 
di nuove forme di valorizzazione del lavoro, la 
norganizzazìone di servizi di interesse colletti-
vo gestiti insieme da lavoratori e da utenti. Per 
tutelare il pluralismo nell'economia e nel set-
tore delle comunicazioni e per  salvaguardare 
gli interessi dei consumatori e degli utenti, va 

promossa una legislazione antitrust 
Tenendo conto, infine, che la maggior  parte 

dei lavoratori è concentrata nelle imprese mi 
nori e nell'area pubblica, democrazia,econo 
mica significa anche riconoscimento, nelle 
piccole aziende, di inalienabili diritti , a partir e 
dalla tutela del posto di lavoro, e nel settore 
pubblico l'affermazione di una moderna cultu-
ra della efficienza e della produttivit à 

La
dello Stato sociale 

11. e e garantire i diritt i di nuova 
cittadinanza sociale, come dintt i inalienabili 
dall'individuo , come esigenza di estendere la 
padronanza nella propri a vita è l'obiettiv o fon-
damentale di un nuovo Stato sociale. 

Una vecchia idea di cittadinanza sociale è 
stata messa in discussione dal moltiplicarsi e 
diversificarsi dei bisogni, dell'esigenza di un 
loro soddisfacimento più personalizzato; dal 
conflitt o tra la richiesta crescente di attivit à di 
educazione, assistenza, socializzazione, riabili-
tazione e la messa in discussione del lavoro 
gratuito dette donne ad essa connesso; dalla 
disoccupazione di massa e dal nuovi atteggia-
menti dei giovani verso il lavoro. Emergono 
prepotentemente i diritt i individuali , compresi 
quelli dei soggetti (bambini, anziani, inabili ) 
tradizionalmente mediati nell'ambito familia-
re. a concezione stessa di Stato sociale va 
riveduta:  non una concezione meramente re-
distributiva , né uno Stato sociale residuale a 
mera tutela dei deboli; ma garanzia dei diritti , 
promotore delle condizioni perché si possano 
esprimere le potenzialità di ogni individuo. 

Occorre uscire da vecchie mentalità statali-
stiche, centralizzatrici e burocratiche, che 
comportano rigidità  nelle struttur e e inefficien-
za nell'erogazione dei servizi. Ai poteri pubbli-
ci deve essere affidata la piena titolarit à della 
definizione di standard, obiettivi, strumenti per 
garantire l'uguaglianza delle opportunità. a 
va data risposta alla domanda di servizi flessi-
bili , personalizzati i cui tempi siano modellati 
sull'esigenza degli utenti piuttosto che su quel-
le degli operatori addetti. 

Al servizi erogati direttamente dallo Stato va 
assicurata una gestione efficiente, concorren-
ziale sul mercato, anche rivedendo la rigidit à 
del rapporto di impiego pubblico, Atta piena 
responsabilizzazione degli apparati deve corri -
spondere una forma severa ed efficace di con-
troll o democratico da parte degli utenti. 

Accanto all'erogazione diretta di alcuni ser-
vizi, i poteri pubblici, particolarmente quelli 
locali, devono svolgere una funzione di solle-
citazione, dì coordinamento, di controllo, per 
stimolare anche l'imprenditorialit à privata, le 
cooperative, le associazioni di solidarietà, te 
energie del volontariato verso la soddisfazio-
ne, in un sistema integrato, dei bisogni indivi-
duali. 

n questo quadro vanno affrontate misure 
radicali di riform a dello Stato sociale: dal rior-
dino del sistema pensionistico con una gradua-
le unificazione dei trattamenti; la separazione 
tra previdenza (pagata con contributi ) e assi-
stenza (pagata dal fìsco) assicurando la traspa-
renza della spesa assistenziale e il suo collega-
mento al bisogno; la revisione del sistema sani-
tario, impedendo il privatismo speculativo che 
firospera sulla spesa pubblica e superando la 
ottizzazione partitic a nella gestione delle Usi. 

Si è aperto un ampio dibattit o sul reddito mini-
mo garantito, inteso da alcuni come «minimo 
vitale» o come «salario di cittadinanza», da altr i 
come strumento per  garantire una maggiore 
libertà dell'individu o nei rapporti con il lavoro 
e con il rischio imprenditoriale; oppure, anco-
ra come mezzo per  evitare una separazione tra 
chi lavora e chi non lavora o per  bonificare la 
selva di erogazioni assistenziali parcellizzate e 
sovente soggette a ricatto clientelare. Su que-
sto problema è bene che si apra, anche nel 
congresso, un chiaro confronto. n particolare 
si dovrebbe discutere l'ipotesi che  reddito 
minimo garantito debba combinarsi con  la-
voro mimmo garantito, cioè con una politica 
attiva della manodopera. 

l reddito minimo garantito potrebbe insom-
ma divenire elemento di quel Servizio naziona-
le del lavoro di cui proponiamo la creazione. 

La svolta economica 

12. e degli obiettivi e delle esigenze 
fin qui ricordate configura una alternativa nella 
politica economica il cui primo obiettivo deve 
essere quello dell'allargamento della base pro-
duttiva. di un rafforzamento della produttivit à 
generale del sistema. Una politica espansiva, a 

ifferenza del passato, non è possibile, e 
avrebbe anzi effetti perversi se concepita in 
termini di puro sostegno della domanda, e di 
deficit nella spesa pubblica. e dunque ave-
re carattere fortemente selettivo: concentrare 
le risorse sugli investimenti più che sui consu-
mi e sui settori a bassa componente di impor-
tazione. 

, su questo piano, ha di fronte difficol -
tà assai più gravi di altri : una situazione già 
insostenibile del debito pubblico, l'insufficien-
za della macchina amministrativa e della legi-
slazione che la regola, una grande parte del 
paese ormai imprigionata dal circolo vizioso 
dell'assistenzialismo. n questo senso, parlare 
di politica espansiva senza disporsi a radicali 
riforme  economiche e istituzionali è privo di 
senso. a a ha anche alcune risorse deci-
sive. a grande arretratezza di alcuni servizi 
offre il terreno per  un investimento sostenuto 
dall'iniziativ a pubblica con sostanziose ricadu-
te occupazionali e sicuri risultati in termini di 
produttività . e a può contare ormai 
su una rete vasta e diffusa di moderne e picco-
le imprese e di capacità imprenditoriali . E una 
realta oggi minacciata da una nuova stretta. 

a costituisce anche la straordinana risorsa 
per  un nuovo tipo di intervento pubblico che 
eroghi, anziché franchigie, servizi e ricerca, un 
intervento organizzato e integrato in grandi 
piani-obiettivi . 

Una nuova politica economica è impossibile 
se non si affronta la questione del debito pub-
blico e della rendita finanziaria. Per  risanare la 
finanza pubblica o comunque riportarla  sotto 
controllo non basta una graduale riduzione del 
deficit corrente, al netto degli interessi, per-
chè, pur essendo questa parte del deficit ormai 
quasi inesistente, la crisi finanziaria si aggrava. 
li che dimostra che le vere ragioni sono altro-
ve: 1) nel fatto che la massa del debito pre-
gresso, e il tasso di interesse che su di esso si 
paga, sono ormai tali da far  crescere quel debi-
to su se stesso e più velocemente del reddito 
nazionale; 2) nella qualità della spesa e delle 
entrate che, essendo pessima e ingiusta, alloca 
in modo perverso le nsorse con gravi ripercus-
sioni sul bilancio pubblico. Si dimentica, o vo-
lutamente si tace, che debito pubblico e inte-
ressi operano ogni anno una colossale redistri-
buzione del reddito alla rovescia, tale da assor-
bire per  intero la nuova ricchezza prodotta; i 
tassi di interesse pagati al risparmio sono tanto 
alti da impedire i che non abbiano 
elevata e immediata redditività , e spingono le 
imprese a mantenere rigida la pressione sul 
salario per  poter  remunerare la rendita; infine, 
e soprattutto, si restnnge progressivamente lo 
spazio dell 'accumulazione pubblica e per  inve-
stimenti collettivi. Ecco perchè la ricchezza 

f jrivat a cresce sulla povertà pubblica e io svi 
uppo attuale si realizza consumando il futuro 

a soluzione che governo e classi dominanti 
tuttor a propongono - quella cioè di raschiare 
ancora il fondo del barile delle entrate possibi-
li entro questo regime fiscale, e di comprimere 
ulteriormente la spesa sociale e la spesa pub-
blica in investimenti - è non solo socialmente 
ingiusta, ma del tutto inadeguata e inefficace. 
l carico fiscale su coloro che pagano le tasse è 
già oltre il limit e sopportabile, la spesa sociale 
e giaì stata fortemente ridotta, gli investimenti 
pubblici sono da tempo al di sotto del minimo 
necessario. Si impongono dunque scelte nuo-
ve e riforme  assai radicali. 

a prima, e più importante, riguarda le en-
trate. Per  poterne elevare, come occorre e co-
me è possibile, il livello in misura consistente, 
ma in modo socialmente accettabile ed eco-
nomicamente sostenibile, occorre una riforma 
del sistema fiscale che allarghi di molto la base 
imponibile, e sposti il carico dal lavoro e dalla 

Eroduzione alla rendita e ai profitt i finanziari . 
a proposta avanzata dal Pei é molto raziona-

te, può trovare un motivato e convinto consen-
so di massa e aprir e reali contraddizioni nelle 
forze oggi dominanti. a è evidente quale 
scontro sociale e politico essa comporta: per-
chè si tratta, e non si può tacerlo, di una gran-
de operazione di redistribuzione del reddito, 
in senso inverso a quella avvenuta nell'ultim o 
decennio, e quando ormai attorno alla rendita 
finanziaria si è consolidato un forte e diffuso 
blocco di interessi. Non è dunque pensabile di 
poterla imporr e senza entrare in conflitto con 
l'attual e coalizione di governo, e anche senza 
fare i conti con resistenze e contraddizioni 
sociali nel nostro stesso schieramento. 

Quanto alla qualità della spesa è difficil e 
pensare a una sua riduzione consistente: per 
realizzare un tale miglioramento occorrono 
comunque innovazioni coraggiose e di esito 
non immediato. , per  risanare la spesa e 
realizzare un risparmio senza tagli selvaggi, oc-
corre nell'immediato investire di più, in strutto-

. re, qualificazione del personale, in parte anche 
in incentivi. Ciò dunque che si può ottenere 
subito, e senza demagogia, è un'altr a cosa: 
che la spesa pubblica si giustifichi per  la sua 
produttivit à economica e la sua utilit à sociale, 
cosi che l'aumento generale delta pressione 
fiscale trovi un sufficiente consenso nel paese. 

Ciò comporta, anzitutto, le già ricordate mi-
sure radicali di riforma  dello Stato sociale. 

Un punto è decisivo: sarà difficil e risanare e 
tanto più contenere l'aumento della spesa 
pubblica, se non si estenderanno gradualmen-
te forme di autogestione e di utilizzo di lavoro 
volontario, che lo Stato e gli Enti i posso-
no stimolare, finanziare, organizzare. 

Esistono le condizioni perchè lutto ciò che è 
di interesse pubblico non si traduca subito e 
totalmente in spesa e impiego pubblico. Oc-
corre dire pero che questa prospettiva non 
solo ha bisogno di un rovesciamento della at-
tuale tendenza centralizzatrice, ma ancora di 
più ha bisogno di un salto di qualità nella co-

scienza collettiva e nel senso comune, insom-
ma di una riforma  intellettuale e morate. 

n estrema sintesi per  una reale svolta sono 
necessari due mutamenti di fondo nella linea 
economica e politica. n primo luogo è neces-
sario passare da una politica economica che 
punta alla massima accelerazione dello svilup-
po produttiv o senza tener  conto dei costi so-
ciali e ambientali e degli aspetti dirett i e indi-
retti sul bilancio pubblico, ad una politica eco-
nomica che punta alla qualità sociale e alla 
diffusione del potere democratico come pre-
messa e condizione necessaria anche di un più 
sostenuto ed equilibrato sviluppo produttivo. 
Si tratta, quindi, di concentrare gli sforzi sull'o-
rientamento dei processi di accumulazione e 
di investimento e sui meccanismi di potere che 
lo regolano. n secondo luogo si deve passare 
da un o pubblico che opera prevale 
ntememe come gestione statale, attraverso la 
forma del lavoro burocratico, che assume di* 
rettamente in propri o certi settori della produ-
zione sociale e lascia al mercato e all'impresa 
un dominio totale sul resto, a un intervento 
pubblico che governa il mercato, ne utilizza 
senza rìgidi  confini forze e criteri vitali . l lato 
della domanda dì beni e servizi occorre pro-
muovere un movimento nella società che fac-
cia emergere nella coscienza, e imponga con-
cretamente, nuove e diverse priorità . Ci sono 
su questo piano alcune grandi occasioni matu-
re. 

a prima è data dalla esplosione vera e pro-
pria della questione ambientale, oggettiva* 
mente e nella coscienza di massa. Essa però si 
disperde, e anzi produce «divisioni nel popo-
lo» , la Vaf Bormio"a) se e perchè non le 
vengono offerti nuovi obiettivi su cui crescere 
e saldarsi in positivo con altri interessi: conver-
sione dell'industri a chimica, risparmio energe-
tico, svolta radicale nella politica agraria. Ca-
gricoltura , la sua qualificazione e il suo svilup-
po, sono oggi una questione decisiva. Essa va 
affrontata partendo dalla constatazione che il 
deficit a in questo campo è divenuto 
enorme, tale da compromettere ogni prospet-
tiva di equilibrato sviluppo. 

a seconda grande opportunità è quella del-
le risposte concrete da dare al movimento del-
le donne, che, come si è già detto, viene co-
struendo obiettivi e proposte che lo portano 
ad incidere direttamente sul modo di produr-
re, di consumare, di organizzare la vita sociale; 
dalla distribuzione deltempo di vita, all'auto-
gestione dei servizi e nuovi servizi, dalla rego-
lamentazione del part-tim e e del lavoro a do-
micilio, al governo del mercato del lavoro. 

n terzo luogo vanno colte le esigenze e le 
opportunità che pone il , se si 
rovesciano le attuali tendenze (trasferimenti 
clientelali che creano consumi e non impren-
ditorialit à e investimenti, e alimentano la mafia 
e la corruzione, interventi di grandi gruppi che 
utilizzano te risorse locali e ifdenaro pubblico 
con metodi di rapina) e si punta invece a soste* 
nere un processo di valorizzazione delle risor-
se umane e ambientali (scuola, scienza, servi-
zi, sostegno all'impresa diffusa, democratizza-
zione del sistema politico). 

tori e del sindacato di governare le trasforma-
zioni del rapporto di lavoro, e i suoi contenuti 
di professionalità, di sicurezza, di salute, di 
potere e di libertà che si esprimono nel vivo di 
questi processi. 

n altri termini, il problema della democra-
zia e della partecipazione in un sindacato che 
aspiri à rappresentare la grande maggioranza 
del lavoro dipendente e a difendernele ragioni 
di solidarietà e che, quindi, non si riduca a 
fungere da cinghia di trasmissione di singoli 
gruppi d'interesse, è quello di individuar e stru-
menti e obiettivi capaci di ricostruire  nel pro-
cesso decisionale una solidarietà effettiva tra
diversi soggetti rappresentati. 

a questione dell'autonomia del sindacato è 
pertanto in primo luogo una questione di auto-
nomia progettuale. 

l sindacato ha perciò bisogno di una visione 
culturale nuova e diversa, oltre il sistema di 
riferiment o propri o della fase industriallsta 
classica. 

 compito preliminar e e più rilevante deve 
essere quello di ridar e ai lavoratori un potere 
capace davvero di fare della centralità del la-
voro la base di una nuova democrazia econo-
mica, in grado anche dì incidere sulle decisio-
ni delle imprese e sulla riform a dello Stato 
sociale. 

Si tratta di una linea alternativa all'integra-
zione del sindacato in modelli neocorporativi 
e in meccanismi subalterni al governo, e che, 
al contrario, deve salvaguardare e valorizzare 
la contrattazione nei luoghi di lavoro quale 
terreno nevralgico di una dialettica sociale in-
sopprimibile. 

l Pei, nel pieno rispetto dell'autonomia del 
sindacato, intende sostenere ogni disegno di 
rinnovamento sindacale che abbia come fine 
condiviso l'affermazione di una solidarietà po-
litica tra tutte le forze del mondo del lavoro 
dipendente, che valichi anche i limit i e le rigi-
dità che caratterizzano attualmente le recipro-
che relazioni tra confederazioni e tra compo-
nenti. Questa nostra schietta quanto coerente 
attitudin e sollecita un rapporto che non si re-
stringa alla sola Cgil, ma che si consolidi sem-
pre più con l'inter o movimento sindacale ita-
liano. 

2.  una società civile 
più a 
e pe  lo sviluppo 
di movimenti 
di massa di tipo nuovo 

QUARTA PARTE 

Sindacato e sviluppo 
dei movimenti 
e delle e i 

1. l sindacato 

Per  un governo democratico dei processi di 
trasformazione è essenziale un nuovo progetto 
del sindacato. Questa necessità è sempre più 
acuta e irrinunciabile , soprattutto in una fase in 
cui i gruppi dominanti premono sul sindacato 
per  realizzare una sua istituzionalizzazione su* 
baltema alle scelte unilaterali dell'impresa e 
alle polìtiche del potere esecutivo. 

n questi anni è divenuto esplicito e arrogan-
te il tentativo del padronato di chiedere la su-
bordinazione dei lavoratori nei confronti dette 
decisioni unilaterali dell'impresa - nella deter-
minazione della professionalità, delle condi-
zioni di lavoro e del diritt i individual i - in cam-
bio del riconoscimento del sindacato confe-
derale come unico soggetto contrattuale di 
contenuti ristretti  e predeterminati del rappor-
to di lavoro. Ed è stato netto l'orientamento 
dei governi di delimitare e comprimere l'inizia -
tiva e lo stesso potere contrattuale del sindaca-
to in un sistema di rapporti che ne presuppo-
neva la subordinazione a scelte prefissate e, 
quindi, una sua funzione meramente corpora-
tiva. 

a battaglia è ancora aperta. a non possia-
mo nascondere il fatto che. negli scorsi anni, si 
è sviluppato un processo di pesante centraliz-
zazione delle relazioni industriali , che il sinda-
cato ha subito, pagando prezzi elevati in termi-
ni di iniziativa contrattuale articolata e di rap-
porto con i lavoratori , ed anche sul terreno 
dell'iniziativ a e della negoziazione nazionale 
nei confronti del padronato e dei governi. 

Bisogna perciò rompere la catena con la 
quale, attraverso predeterminazioni di limit i in-
valicabili, si cerca, di fatto, di subordinare la 
logica del sindacato a quella dell'esecutivo. a 
corporativizzazione è anche figlia della centra-
lizzazione. E noi non abbiamo condotto su 
questo terreno una battaglia ideale e culturale 
adeguata. 

Per  superare la sua crisi di rappresentanza, 
di ruolo, di progetto il sindacato deve proporr e 
in modo nuovo le questioni dell'unit à e del-
l'autonomia. 

Noi consideriamo fondamentale la lotta per 

l'unit à e l'autonomia sindacale. a battaglia 
per  l'unit à e quella per  l'autonomia vanno di 
pari passo. à non è però un dato di par-
tenza le cui potenzialità possano essere circo-
scritte da veti di parte, di qualunque parte. 
Quella per  l'unit à dei lavoratori e dei sindacati 
è una tensione e una lotta permanente, un 
obiettivo mai acquisito una volta per  tutte, e ha 
come punto di riferimento  e come giudice fon-
damentale la democrazia, l'autodeterminazio-
ne dei lavoratori . 

Parimenti è netta in noi la convinzione che 
l'autonomia del sindacato costituisce una con-
dizione basilare di ogni società autenticamen-
te democratica. l pluralismo del movimento 
sindacale, che è patrimonio prezioso dell'e-
sperienza storica del movimento operaio ita-
liano, deve quindi essere assunto non come 
limit e ma come fondamento di questa autono-
mia. 

a garanzia più sicura per  ta difesa e l'arric -
chimento di questi valori inalienabili risiede 
però, oggi più che mai, in un rapporto demo-
cratico più forte con gli iscrìtti al sindacato e 
contemporaneamente, nella costruzione di un 
rapporto di rappresentanza consensuale con 
l'insieme dei lavoratori . Un punto discriminan-
te tra sindacato corporativo e autoritari o e sin-
dacato democratico sta anche nella definizio-
ne di regole vincolanti di democrazia sindaca-
le e di democrazia di mandato, a partir e dall'e-
lezione delle rappresentanze di base, che con-
sentano dì superare una situazione che è spes-
so dì arbitranetà assoluta. È questa situazione 
che favorisce, infatti , all'intern o dello stesso 
movimento sindacale, la ricerca (nel settore 
privato e particolarmente in quello pubblico) 
di una legittimazione esterna da parte dello 
Stato e del padronato. Ciò porta a privar e il 
sindacato di quella legittimit à autonoma che 
proviene dalla, rappresentanza consensuale 
dei lavoratori . È necessario quindi stabilire un 
sistema di regole e di comportamenti che per* 
metta realmente il passaggio da una «demo-
crazia della ratifica» (di decisioni già prese) ad 
una «democrazia del mandato», che assicuri ai 
lavoratori coinvolti in una vertenza o in una 
trattativ a un effettivo potere d'intervento nei 
momenti e nette sedi in cui viene compiuta una 
scelta per  loro determinante. 

a la costruzione dì nuovi strumenti di de-
mocrazia e partecipazione dipende innanzitut-
to da una nuova capacità di proposta e rappre-
sentanza del sindacato, sulle questioni centrati 
dell'occupazione, della qualità del lavoro e 
dello sviluppo, della riforma  delio Stato socia-
le. 

l conseguimento di questo obiettivo pre-
suppone innanzitutto la riconquista di un effet-
tivo potere di rappresentanza e di contrattazio-
ne nei luoghi di lavoro, e la capacità dei lavora* 

Nel nostro paese è necessario costruire un 
tessuto, più forte ed esteso di quello attuale, di 
organizzazioni sociali democratiche, a socie-
tà civile deve essere più robusta, sia come ga-
ranzia dello Stato di diritto , sia per  espandere 1 
diritt i democratici. Soprattutto nelle regioni 
meridionali la questione è di grande rilevanza 
democratica.  autonomia dì tali strutture^ e la 
democraticità di esse, sono fondamentali per 
superare antiche dipendenze, di tipo clientela-
re, familiare, o municipale, e nuove prevarica-
zioni da parte dei partit i che governano la spe-
sa, le istituzioni e gli enti pubblici. 

Ciò vale per  tutte le organizzazioni sociali, a 
cominciare dal movimento cooperativo, che 
ha già un peso grande nella vita economica e 
democratica e che deve ulteriormente accre-
scerlo: per  quelle di categoria, che riguardano 
j  ceti medi; per  quelle degli utenti dei servizi 
pubblici, che vanno sviluppate: per  quelle che 
si occupano delta cultura, delio òport, della 
ricreazione o di problemi specifici; per  il vo-
lontariato che ha milioni e milioni dì parteci-
panti. 

a costruzione dell'alternativa, la strategia 
del riformism o forte, di una politica che inter-
venga contemporaneamente sulle struttur e 
economiche, sulle forme della vita sociale, sul-
lo Stato richiedono un ampio sviluppo di que*> 
sta rete associativa. 

n particolare vanno appoggiate le organiz-
zazioni e i movimenti di tipo nuovo sulle gran-
di questioni nazionali, che in questo momento 
sono maggiormente all'attenzione dell'opinio-
ne pubblica, investono la vita quotidiana e 
stanno al centro delle alternative già oggi pos-
sibili e realistiche. 

Ci riferiamo  al movimento per  l'ambiente; 
per  la pace, il disarmo, la non violenza, la 
cooperazione internazionale.; per  il . voro e 
per  una diversa qualità del lavoro: per  l'equità 
fiscale; per  l'affermazione dei dintt i dì cittadi-
nanza sociale e di una nuova cultura della soli-
darietà. 

Ci riferiamo  ai movimenti delle donne con-
tro la violenza sessuale, atte lotte di massa 
contro la droga e contro ì poteri mafiosi e 
criminal i che su di essa prosperano; e soprat-
tutt o alla necessità di sviluppare un movimento 
di popolo e dì intellettuali per  un nuovo meri-
dionalismo che sappia cogliere le esigenze e le 
opportunit à del , 

l Pei si deve impegnare a promuovere, a 
sostenere, ad allargare queste lotte, queste or-
ganizzazioni, questi movimenti dì massa di tipo 
nuovo. 

E necessario costruire un nuovo movimento 
riformatore,  che sia in grado di influir e e tra-
sformare i soggetti e le forze in movimento e il 
campo dell'alternativa. 

Occorre chiamare a raccolta un arco di for-
ze, di sinistra e di progresso, laiche e cattoli-
che che sono presenti nei partit i e che posso-
no premere per  la trasformazione dei partit i 
stessi, che vivono nel ricco tessuto di movi-
menti e associazioni e nell'insieme de) movi-
mento sindacale. E in questo modo che si defi-
nisce la nostra polìtica dì alternativa, che na-
sce dalla società e dai suoi problemi, matura 
nei programmi e mira a realizzare un diverso 
governo delle trasformazioni. 

A causa della pubblicazione 
del documento congressuale 
(domani pubblicheremo 
quello sul Partito) e dei cari-
co pubblicitario , oggi il gior-
nale esce con un notiziari o 
incompleto. Ci scusiamo con 
ì lettori . 
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