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Una biografia che racconta la vicenda politica del leader del Pds dal '68 ad oggi 
• tdiquesteiireiapolemicadi 
Massimo D'Alema con un ceito ti-
po di giomalismo politico oggi do-
mioante: "La nolizia e poco itite-
ressante. e intomo a notlzie che 
non si danno e un fiorire di retro-
acerta. maccbirtazloni, "svolreV 
Insomma, a prevalere e un'iitfor-
maaone -superficiale e approssi-
maliva-. Questa non nuova pole-
mica aiuta a capire lo spirito, e i l i-
miti. della biografia del segretaiio 
del Pds scritta da Giovanni Fasa-
nella e da Daniele Martini: che so
no due (bravi) gkmalisti. 

5gombriamo U campo da un 
posslblle equiraco: II libra si pone 
espllciramente a favoie. Non h un 
Libre tazk>so, ne agiograf leo: e lut-
tavia si propone di (e in gran parte 
rteace a) fomtre un'immaglne so-
slartzialmente posiava di D'Alema. 
DI pit): un'immaglne simpatica, 
«umana«. Ipntanlsslma dal luogo 
comune che dipfnge il leader del 
Pds come un grigio e freddo buro-
crate. Essere a faoore (cosl come 
esser coniro, del resto) e di per se 
un pregio: perche evita una certa 
•otoettiva-untuosita. 

MMMaMBtMUmonhmn 
Fasanella e Martini hanno inter-

vistato dirigenti del Pds, nmici, pa
rent!. Li hanno laHl pariare a hingo. 
restltuendoci testimonianze on 
presadlretta" di godibilisslma leitu-
ra. I racconti della madre. Fabiola 
Modesti, e della seconda moglie. 
Linda Giuva, hanno una forza nar-
rattva che va molto al di la del 
•D'Alema privatox, consegnandoci 
il rtlmlto di due donne straordina-
rie e straordlnariarnente ouimtiche 
- aimeno quanta appaiono vimiali 
le lie suore di Berlusconi. 

Frtche peto D'Alema e prima dl 
ditto II segretaiio del Pds, ci si 
aspenetebbe dal libra clo che la 
Preimsso pramette, e ck* -Vap-
passlonante e travagliato cammino 
delta sinistra irabarta da Berlinguer 
In poi" (p. T). La gran mole di 
aneddoti quasi Iravolge II leltore. to 
dlletta, lo Incurkraisce, fo divert* -
ma scivola via raptdamenre, e alia 
tine ci si rrova un poco smaniti. 
aenz'appigli, senza un'ldea preclsa 
di clo cHe e accaduto, e percW e 
accaduto. La biografia, si sa 6 un 
genere difficile, perche inlrinseca-
mente amblgucf Ranlerl, che pure 
vlve setlc annl con Leopard! e b 
vede scrlvere, tanto per dire, la Gi-
nesira. puhblica un libro di meroc-
rie In cui del poela si ricordano SPI-
lanto le camicie luride e le scor-
pacciatc dl gelati (D'Alema direb-
be: e un giomallsia auant leuie). 

C'e una complesslta della politi
ca, che attiene alia cosa stessa e 
che. pur non essendo piu di moda. 
nondimeno peimane: e questa 
complessilfl richiede strumenti piu 
ralfinati dellaneddottica, Del di-
batllto sul '68 che squasso il Pci 
mentre D'Alema raggiungeva Pisa 
per iscriversi alia Nomiale. non v'£ 
pralicamenle traccia. E cosl del 
77, che vede D'Alema segtetario 
della Fgcl mentre i cortei la bollano 
come la «nuova polizla>: la rifotma 
organizzativa da lui volula non e 
neppui citata. t, venendo ad anni 
pill recenti, e cioe alia segreteiia 
Occhetto, stupisce che non vi sia 
traccla del XVI1I congresso (1989). 
quelb del «nuovo Pel-, o che la 
"svollo- sia llquldata in meno dl ol
io pagine (e quasi non si parla di 
Tangenlopoli, mentre al govemo 
Ciampl e dedicata mezza paginet-
ta). 

In queslo modo. Ira I allm, non 
si riesce a capire psrch6 mai i rap; 
port fra Occhetto e D'Alema (i 
due, rivela il libro. siglarono un 
•|jatlo- all'indomani della morte di 
Berlinguer per portare to stesso Oc-
chello alia segreteria del M ) si 
guaslano sempre piu. (inoaslocid-
rein unoscorUroapertocheanco-
ra permane. Qui laneddoaicanon 
basra. non basla dipingere |un po' 
Ingc-nuamente) un D'Alema di

al BERGAMO Legrandipennedel 
giornallsmo llaliano hanno corte-
semenle declinalo linviio e dun-
que I'altra sera a Bonjamo. Federi-
co Orlando, ex biaccio deslro di 
Indro Monlatielti. si e doMiro ac-
conlenlare di un parterre a ranghi 
tidotli pet la presenla^bne del suo 
ullimu libro. >ll sabalo andavamo 
ad Ait'ore-. Edizioni Lams, Icslesse 
che harmci edilato Antonio Di Pie-
tm. II liloln esplicilamenle scalfa-
riano cinnunciagiadallacopentna 
rintenziono di racconlare una sic-
ria parallel: Scaltari c il gruppo 
degli inlclletttiali einaudiani e go-
beltiani dcgli anni Cinquankt, alia 
sera andavano in vi'i Vcneio pet 
tare il "MoiidO" di Mario Panunzio. 
•Noi dl via Negri - spiega Orlando 
ncll'inlroduzione - anctie noi libe-
ruLi della specie loctf monaca dcgli 
anni Ni»ania, andavamu ad Aico 
re |XT Liscoliare dal presidenle 
analisi e prospeltive del Gruppo. 
Andavamo ud apiwcnderc dalla 
sua viva voce conie avreblx; dovu-
li) essere la |«:lllica italiana, per 

RKtarSoDtLuci' 

«Costruiamo la sinistra del Duemila» 
Ad un annoesattodalletezionedi Massi
mo D'Alema alia guida del Pds, aniva in 
llbreria ia sua prima biografia, D'Alema 
(Longanesi, pp. 234, L. 25.000), scrilla 
da Giovanni Fasatiella e Daniele Martini, 
giomalisti di Panorama, t! libro si propo
ne di far conoscere il «vero D'Alema*. «ri-
masto sostenzialmente sconosciuto» per-

che prigioniero di un'immagine di < r̂i-
giore" e «durezza». Non k cosl, assicura-
no gli autori: e infatti gran parte del libro 
e dedicata a ricostruire, con dovlzia di 
aneddoti e gran numero di testimoniali
ze inedile, un ritratto assai meno conven-
zionale, piu «umano» e, in definitiva, piu 
simpalko del leader del Pds. 

cbnenne che. a Pisa, "annusa 1'a-
ria> di -un gruppo dWgertte pisano 
che non considerera mal Occhetto 
un leader vero e carismalicoi per-
ch£ -al risWranle lo prendono an-
che in giro. (pp. 28-29). 

La potomlca em Occhetto 
Peiruccioli sostiene che <per 

D'Alema la "svolta" eia solo una 
necessity", mentre per Occhetto lu 
•1'occasione per liberarsl dl una se-
rie di vincoli e zaTOrre U cui peso 
era ormai insostenibile" (p. 151). 
D'Alema respinge la •cahcatuia", 
ma ne conferma la sostanza: la 
-svorta>, dice, non hi «la trovata di 
qualcum). ma una scella stohca-
mente necessaria per salvate il pa-
ttimonio essenzlale della nostra 
tradizione>. E qui, finalmeme, si 
sllora 11 nocciolo del D'Alema poli
tico, della concezbne della pdiri-
ca del leader del Pds. 

Renato Mkxoli. che vlsse con 
D'Alema a Bar! dall'80 all'83. rac
conta le interminahi!) partite a Asi-
*o.' "Massimo era imjiareggiabile 
nell'organizzazione delle grandi 
strategie che. diceva. dovevano 
sempn: essere suppoitate da una-
deguata politica delle alleanze. So
lo che non aveva ancora imparato 
a conoscere colli aspetti un po' le-
vantini del caratterc di noi bares! 
Cosl capitava spesso che I suoi 
grandi disegni stralegici crollassero 
miseramente..." (p. 9H). C'e quasi 
rurto, in questo aneddoto. II guslo 
del gioco. il piacere squlsitamente 

f M M M ROMOOUMO 
intellettuale delle •grandi strate-
gie>. la concretezza delle -allean-
ze» (espres$ione logliatHana quan-
t'altre mai), E, imprevisri. gli 
"aspetti un po' tevantini». Che sono 
poi II mondo COST com'e, le inco. 
gnite del caso. i gulzzi degli indlvi-
dui, e insomma I'irriducibillta della 
vita ad ogni sua descrizione, ad 
ognl sua pianilicazione, 

D'Alema, venendo dalla gtande 
scuola del Pci, nutre per la politica 
una passlone prima di tutto intel
lettuale (il che, sla cbiaro. non ha 
nulla che vedeie con la •Jreddezza* 
- non piQ di quanto sia «rreddo> un 
romanziere d'amore attenlo al pia
cere e alia tecnica della scntrura). 
£ (iglio della (radbflone prima iuu-
minista e po) hegeliana. del grande 
(e insuperalo) tentative di coglie-
re la pesanle razionalita del reale, 
coniugandola con la leggerezza 
della «conversazlone" in societa. 
Insomma, la polirka e un gioco 
simbolico. relativo e immanente, 
che tuttaua si fonda su una razio
nalita forte, assolura e Irascenden-
te. E qui, naturalmenre, s'annida 
un limile e un rischior che appunto 
l'«aspetto levantino. mandi a rotoli 
le-grandi slrategie.. 

C'e una critica curiosa che Linda 
Giuva rivolge al marito: un certo 
•occhettismo*. e ck>£ nsottovaluta-
re 1'itnponanza di comunfcare le 
scelle al "popolo pidiessino"° (p. 
206). E una critica che va al cuore 
del problema. D'Alema, per da-co-
sl. £ cresciuto nel B:i (suo padre * 

stato un dkigente di primo piano. 
la madre un'inlaticabile mlllbuite), 
tanto che la sua eteiione a segreta
iio va anche letta come un deskfe-
rio di rassicurazione dopo gli anni 
turbolenll della «volta>. E luttavia, 
dhenuto segretaiio, D'Alema pec-
ca di oxcheltismo-. Come mai?K-
sognerebbe rlflettere sul ruolo del 
feotferlnunorganismocomplesso. 
stratlfrcato e come tale iriflmamen-
te conservator. C'e un paradosso 
spietalo: per -far vincere- it partita, 
il leader deve loizame la lentezza. 
la ritrosia, persino i sentiment pro 
Intlmi. II "partilo nuovo> di Togllatli, 
lo "Strappo* dl Berlinguer, la "SvcJ-
ta> di Occhetto ne sono albettanti 
esempi. 

Ma questo e gia un alrro libro. II 
lavoro di Fasanella e Martini, del 
Festo. soddlsfa molte (legftrjme) 
cuiiosita, e teggerlo e un piacere. 
Nelte ultime pagme. D'Alema dise-
gna una sinistra dislocata sulla 
Irontiera di quetla •modemizzazio-
ne- e di quella .nvoluzione libera-
le- che 11 nostro paese non ha mai 
veramenle avulo. E annuncia che. 
se nodi andra a palazzo Chigi, si 
dedkhera -alia costruzione di una 
sinistra modema in ltalia». Cost, 
cbiuso il libro vien voglia di legger-
ne un alrro, che ancora non 6 stato 
scrltto: quel dialogo con Massimo 
Cacciari <sul rinnovamento della 
sinistra- cui D'Alema penso I anno 
scorso. poco prima di divenlaie il 
segrelariodelPds-

E clietro quei baffetti 
spunta l'altro Massimo 

w i w i m a iwimi 
• ROMA. Dietro quei baffetti cite 
inmoltivorrebbeiovedeicancella-
tl da un colpo di rasoio, dietro 
quello sguardo che suscita piu sog-
gezrcnechecordialita, dietro quel-
Timn agine di uomo duro. freddo. 
pill dlsposto alia critica che alia 
comprensione, solo un actMo os-
servalore pui) scorgere l'altro Mas
simo D'Alema, Che pure esiste, Bd 
S lutto nei racconti di quanti vo-
gliono piu bene a Massimo che al 
segrelario del Pds anche se, in ron
do, anche negll affctti le due figure 
inevilabilmente finiscono con il so-
vrapporsi. La puntigliosa ricata 
del D'Alema segreto non deve es
sere slata facile per Fasanella e 
Martini, Eppure, alia fine, quelto 
che si riesce a conoscere, rermina-
to il libro. e una persona che, come 
tanti, Jia avulo una vita costellata di 
moment! di gioia. dl grandi dolori, 
di tensioni emotive e di amtizie 
inossidabili. Sconlalo per rum, for-
se. Ma sorpiendente visto che per 
la prima voha si riesce a sapere ai
meno qualcosa di quel che c'e die
tro quei baffetti. quello sguardo. 
quell'immagine, Testimoni d'ecce-
zione. in quakhe modo anche loro 
protagonist! la mamma, la prima 
moglie Gioia (il mattlmonio durd 
solo 13 mesi. ma erano cc-si giova-
ni.) e la seconda che e la madre 
del suoi due rigli, gli amici del pe-
rlodo spensieratoealk) stesso tem
po rigoroso dell'unlversita a Pisa e 
quelli della difficile espertenza in 
Puglia che avrebbe poruto segnare 

la line anzitempo della sua carriera 
politica ma chesl envelata, poL un 
incredlWIe punto di partenza verso 
il vettice dd patUto, Gli amici di og
gi (pocbi. owiamente. e sempre 
gh stessi da anni) che lo acconipa-
gnano nei mtmenti di relax, quan-
do, dismessi 1 pannl del politico 
D'Alema ama infilare un bel grem-
bhile da cucina. Eccola una delle 
passlbni. ignota ai pick, del segrela
rio del ftls. 

Okw%pr«go 
Ne $ tesUmone Linda Ouva, la 

moglie, adderta all'acipiislo delle 
materie prime quando hit non rie
sce a farlo di persona che, owia-
menre per un meticoloso del suo 
calibro, e sempre la cosa migliore, 
A lei tocca anche lonere della pre-
parazione delle cosidderte basi. 
Verso le otto di sera «lui arriva e ci 
mette l'arte» racconta Linda Giuva 
che ci Bene al suo cognome d'ori-
gine tanto da non rinunciarci mai, 
Seanche quando per il suo lavoro 
di arcfiMsla ando a Mosca per 
consultary al Centro per il marxi-
smo-teninismo dei fascicoll. Sulla 
copertina di essi. Ia«camicia», biso-
gna metlere la (rrma di chi ne pren-
de visione Sul fascicolo che le loc-
ca spicca un solo nome: Palmiro 
Toglfatti, Lei firma solto con II suo 
nome e cognome. «Ma aimeno in 
quell'occaslone non polevl adope-
rare il mio cognome?" le chiedera il 
marito al suo rilomo, consapevole 

Un lungo «reportage» di Federko Oriando sul rapporto fallito con il Cavaliere 

«Quando Indro ed io andavamo ad Arcore» 
OALLA NOSTBA INVIAT* 

SUSANNA MPAMONTI 
rompcre raccerchiamenlo poiili-
co-giudiziario-finanziario della Fi-
ninvest; cosa avretnmo dovulo fare 
per essere ven uomini del re (E 
percio rut liberali di via Negri an
davamo ad Arcore anche per im-
parare a non essedo) -. 

Qui comincia lawenlura. owe-
m 250 pagine di reportage giotTialt-
stico che (acconlatio la storia di un 
triplke lallimenlo: la sconfitla per-
sonalc di Orlando e Montanelli, il 
nauiragio di un pmgetto politico. 
quello di creare un nuovo grande 
centro, che raccogliesse la tradi-
zione caliolica e liberista. e ii vam-
pinstico alfossaniemo del "Gioma-
k'>, sotlralto alia sfera deNa slampa 

indipendenre e traslormato in or-
gano di panlio Ma il libro di Fede-
nco Orlando St prestaaduna lettu-
ra a piu strati e involontariamente e 
anche la melalora di un grande pa
radosso. Avrebbe potuto iniziare 
col classto -Cera una volta-: e'era 
una voltd un sincero reaztonaiio, al 
secolo Indro Montanelli. etie per 
una sliana congiura della storia fu 
scavalcolo a deslra e addinllura 
emarginato dall'awentura beriu-
sconiaiia. 

Indro r Silvio sono i due veri pro-
lagonisti del libro, che racconta 
con la cruda evidenza del virgolet-
lau la cronaca di un divorzlo da 
guerra dei Roses: da un lato i diktat 

di un editors decisamente ingom-
brante. che tenia di imporre via ta* 
e urlando da un telefono sempre 
troppo squillante la linea ediionate 
del •Giomalei-. Dall'altro I'inossida-
bile resislenza del grande vecchlo 
di Fucecchio che respinge gli at-
lacchi con teulonica fennezza: 
•Cam Sitvb, nelt'arte dell'impren-
ditoria lu sei un genio e io un co-
glione, nell'arte della polemic a il 
genio sono io e hi il coglione-. Co
me dire: a ciascuno il suo mesliere. 
Ma da Arcoie, arriva implacabile la 
ri^iosla: Caro Indro. concordo 
pienamenle. il genio della polemi-
ca sei lu e adesso credo che ti sor-
ga lobbugo di intervenire. Subilo. 
Grazie-.L'oggetlo del contendere 
era la reiterate richiesta da parte 
del re del Bisctone di un giomali-

smo che rinunciasse a colpire di 
fioretto e brandisse laclava perat-
taccare. at limiti della querela, tre 
nemlci giurati: Agnelli, De Bene-
detli e Scallari. Le etezioni del 5 
aprile del 1992 avevano disegnalo 
nuovi scenari e la prima Repubbfr 
ca era siretta nella morsa di due av-
venimenti epocali: loflenstvadelle 
inchieste giudiziarie e la vliioria re-
ferendaria di Manotro Segni, che 
aveva cambialo irreversibilmente 
le regole del gioco. Che late per 
creare un nuovo schieramento 
cenlrrsta in grado di Ironteggiaie la 
sinistra? Montanelli e Orlando han
no in menle un disegno pieciso e 
punlano su Segni tutte le loro car-
re. appoggiaiHio incondizlonala-
menle il leader referendarb. Berlu
sconi ha un progetto piu ambizio-

so: scendere in campo in prima 
persona. Orlando nferisce la cro
naca quasi verba lizzata di un saba-
to di Arcote: e il 3 luglio del '93 e 
attomo a lungo lavolo reltangolare 
di villa San Marrino si riunisce una 
vera e propria direzione strategica. 
in cui si decide t i l l sono i nemici: i 
^udici. le banclre. Agnelli. De Be-
nedetti e Scallari. II compilo del 
•Gkmrale' deve essere quello di 
creare la cultura del partilo che 
non c'e. e che dovra sorgere dalle 
ceneri della Dc e dei parttti laicl-
Beriusconi rilerrsce indignato clre 
ha chieslo ad Agnelli un tratlarnen-
lo amichevole sulla stampa con-
follata dal suo gruppo e clre per 
rulta risposta ha ricevulo un deriso-
rio: iCome sta Van Basten?» II livo-
re e la rabbia sono al calor bianco 

che la sua * una battagUa persa in 
partenza, II rapporto con Linda co
mincia a Bart, nel 1984, subito do
po la morte tragica di Giusi Del Mu-
gnak), giomalista dell'Clnita ecom-
pagna del glovane D'Alema. £ un 
racconto denso, pleno, atfeltuoso 
e rigdtoso quello cfie Unda Giuva 
fa di quel periodo, della dtfficolta 
di aiulare tm uomo piegalo da un 
dptore atroce che lo ports a dire 
*Sono un uomo (inito*. Ma proprio 

<; da'audla solidariela nasce un sen-
" flmenro forte, alia pari, che corrtt-

nua, E che la nascita dei piccoli 
Giulia e Francesco ha iatto dlventa-
re ancora piQ solido. La famiglia 

. D'Atem*Giuva vive tn un palazzo-
'•nb.M. Fortuense, a due pass! da 
Porta PorWse. Senza lussl vlsto che 
in casa tra i due stipendi •enlrano 
circa sel milloni al mese». L'unica 
*jlBa- £ slab 1'acquisto -ielta bar-
ca a vela MargneriWfattc'Jsamente 
condotto in potto litsieme a due 
cugrni: Ma quella per il mare e I'al
tra passtone di D Alema. PiQ nota 
visto che tutte le fbtograffe del se
gretaiio fn vacanza hanno sempre 
come sfondo 1'azzurro di un mare 
pulilo come piace a quelli che lo 
amanodawero. 

ManMMFabWi 
Linda, dunque. La moglie-com-

pagna. Comprensiva e battagliera. 
Ma, come per tutli, nella vita di 
D'Alema uomo o segrelario, ha un 
rue*) forte la figura matema. Fa
biola Modesti tornisce una «lertura> 
del D'Alema dietro le quinte inedi-
ta e. in un certo senso, chiarificatri-
ce, Sono poche le persone che 
possono dire di averla vista piange-
re; si bene tutto dentro e dice che 
suo figlio Massimo in questo a pre-
sodalei. Enonc'6dasottovalutare 
che 1 due (igli, Massimo e Marco, 
da ragazzi la chlamavarto «il Gene-
rale", Ma le vogliono un gran bene 
tanto che non passa domenica che 
•i tagazzii- con le rispetttve lamfglie 
vadano a pranzo da lei, II racconto 
della signora FaNola e lungo, det-
tagliaro, E un misto. inevltabile, di 
pubblico e private. Di vicende del 
partilo e personati in cui si rlncor-
rono gli eventi feifci e quelli tristi 
che hanno segnato la vita del suo 
figliob piu nolo a cui non esita a 
dire iStai attentc, Masamo, che a 
quelli come te gli viene l'ulcera. La 
gastritecel'liaigia». 

L«dnc«at* 
Per uno che. per sua stessa am-

missione ha indossato i ieans la 
prima vofia a piQ di rtenlannl, 
sembra difficile poter pariare di 
zlngarate Eppure chi lo conosce 
bene ne ha di rlcordi di quel D'Ale
ma segreto di cui si parlava e che. 
al tempi della «Normale> di Pisa 
nova un compagno incredibile in 
Fabio Mussi che dlrentera (c lo e 
ancora) suo amico inseparabite 
tanto da meritarsi, in coppia. 11 so-
prannome dl Cric e Croc. Batlaglie 
d'acqua negli austeri salonl dell'U-
nfversita. gite fuori porta durante le 
OAiali dopo aver mangiato dal pri
mo al dolce in iraltoria baste 
un'occhiala per ricominciare dac-
capo sotto gli occlil stupelatti del-
I'oste. E. in segulto. passan' gli annl 
le uscite in barca, levacanzecon le 
famiglie (anche quella di Walter 
Vehroni) e le serate di pesca. E poi 
gli amici di Bari, priroo Ira tutti Re
nato Miccoli che lo accolse nella 
sua improbabile casa quando D'A
lema arrive- in Puglia senza che il 
partito gli avesse neanche prenola-
to una stanza. Da quel gesw di soli-
darieta enala un'amicizia che du
ra nel tempo, che neanche i not! 
•spigolin sono riusciti a graffiare. E, 
ancora, c'e la storia del tulfo dal 
costone roccroso eseguito per non 
venir meno ad una sfida, e I'andata 
a Cuba per il festival mondiale del
la gioventii che riusci a sorprende-
re perhno Fidel Castro, e la memc-
ria corta su un appuntamento se-
gretoaBarcellona,e... 

e 11 cavaliere si sente isolato. con le 
spalle al muio. I tempi incalzano, 
la riforma elertorale e omrai un da-
to di fatto e Berlusconi fa lugubri 
pronostci. prevedendo un'irresisti
ble ascesa delle sinisrre. Tuona 
sollecitando un giomalismo dina-
mltardo, senza nascondere il suo 
digusto peril <Giornalecamornilla-
di Montanelli e pavenia I'arnvo di 
vlttorto Felrri alia direzionc del 
quolklianodi via Negri. 

La rotlura definitiva si consuma 
in pochi mesi svantsce it progello 
di un nuovo centro guidalo da Se
gni e sponsorizzato da Montanelli 
e Oriando. menlre ad Arcore pren-
de corpo il partito-azienda -Forza 
llalia». Siamo alia svolta finale e or
mai Indro Montanelli si piescrcia 
armalo agli incontn enn Berlusco
ni: annalo di una leltcra di dimis-
Sioni. in cui manca snlo la datd 
Una data che verraicrilla I'll gen-
naiodel'94. dopo lullimo mtl aut 
di Berlusconi: o cambisie Imci jin-
liticaovitolgoi'i»s«!eni> II12 gen-
naio il -Giornale- ptibbka I'tiifmio 
editorialedi Montanelli. 


