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La sinistra, i valori, i programmi 
• ROMA. So volossl trarre un primo bllaricio 
dalle cose serine, SOBO le soUecllazlonl dl sva-
riati amomentl e diverse situation!, In quests 
mle ouSidlchiall collaborazlonl aU'-Unlla-, direi 
che 11 lllo conduriore lo si puo novate nell'esl-
gerrza dl ridare la parola alia sinistra: natural-
mente a una sinistra rtlormlsia ed i govemo, 

Le diverse e tormenlate esperienze in eotso 
Del vari partiti socialdemocratici dell'Occfclente 
e nelle sinistra dell'Est cl dicono che non e faci
le trovare un giuslo rapporto. o, se si vuole. un 
rappottocanvfneente, Ira piano del valori c pro-
gramma dl govemo, E ancora. tra la sinistra in 
quanto tale e le posizioni del centre moderate 
Tulto sta a dimostrare, a mano a mano ciie si 
esce dalle formule per entrore nel vivo del con
tenuti, d ie la coslddetta quadrature del cerchto 
e mollo difficile. Gli stessi contenuti della polili
ca euiopea, quando si usciiil dalla mera relori-
ca eunielsta. renderanno tutto cio. molto evi-
dentdj E raOlfrteirtre, corns flbbia(*o gia avuto 
modo di constatare.-sulla scena polltica mon-
diale si wol i lano nuovi muwinanti, solledlati 
dalla a jsWeUiclo neolioerisla„chftnon produ-
cono automailcamente una npiesa delle idee 
della sinistra ritormlsta. Infaui le piu immediate 
vlconda poiitiche d i casa nostra dlmostrano. d i 
rei In modo plasttco. come II periston unico 
monetarista cercht dl ulillzzare una parte della 
sinistra per batiere una pane della destra. con-
servando tuttavla I'essenziale denWo uno sche
ma da -trvQluzione passfva". Come, cloe, si in-
lenda ullllzwre la sinistra per uri'operazione di 
facclata che serva sq|oa liberarsi delle punte pit) 
aetvagge della destni iturazlone dl destra. 

La slessa tendenza del govemo Dini a Irasior-
mare la sua funzloiw tecnica in un atlefjgla-
menlo dl aulonomla rispetto ai van schiera-
menti, che si fonda luitavia su una visione politi
co auloteferenie sul terreno di una certa visione 
del risanamento, splega anche la disinvolturfl 
con la quale si camblano le allesnze. In un con-
testo In cul, pero, II punlo di tfferlmenio essen-
ziale rtmane abbasianza lisso. Quello di percor-
rere la strada c l * conduce alia moneta unica 
europea sul ritmo fissato dsll'egernonia tede-
sca. In quesio scenario si colloca la contraddi-
i lone sociale plil importante det momenta, che 
e quelle determlnata dal tipo di rapporto d ie si 
instaura tra riduzlone del deficit dl bllanclo e ta-
gll alia spesa sociale. II problems stesso del mo
do dl atfrootare il costo del lavoru si ricolloca dl 
nuovo alcenlroi iel discrimine tra destra e sini
stra. E In Italia, In modo particolare, dobbiamo 
comlnuate a chlederci se lalodlscrimlnesi ma-
nltesta in modo plu llmpldo altraverso le istitu-
zkirii dell'altematlva o denho un sislema pro-
poralonale londalo suite coalteionl consoclali-
ve, e d i e fatalmente linisce per ricatlaiecostan-
temente la sinistra con I'argomento della comu-
rte responsabilila nazionale. Msitre, contem-
pornneamenlc, i ciuadlnl perdono la bussola e 

M N H U uu-wne 
non sanno pid da d ie parte stare. Come appaie 
evidente, I esigenza delte riforme istituzionali 
non rappresenta una sotla di -oplional*, e ian-
tomeno ii •pallino- di qualcuno. Sono una, pw-
liminare, risposta ai problemi slessi dell'econo-
mia e della vita sociale del paese. Naturalmente 
si tratta di un prelimlnare necessaiio, ma non 
sufficients. 

L
A SINISTRA in Europa 6 chiamata, dun-
que. a un ripensamento d i e le permetta 
di padroneggiare. a llvello di governo. i 

contenuti dell'offcrislva neo-conservatrice 
che ha domlnato il mondooccldentale. 

Ma su quale base la sinistra puo trovare la 
risposta a quesio problems gigantesco? Sulia 
base della cultura dei front! di Rberazionc dal-
la destra. oppurei.attraverso un suo prog^uo 
d l g w e m o Bella socteta?5e I'obiettivO e que-
sl'uilimo altera non si pi >vrapporre. at-
I'interno d i una cosiddeHa M''eica unitarla 
della sinistra, II fascino discreto delle sugge
stion! neoliberiste e la mera dlfesa coiporati-
va della propria vecctiia base sociale. A que
sio proposito abbiamo da tempo condannato 
sterili posizioni «iilensivisle» che nonsapeva-
no lare i conti con la crisi flscale dello Stato e 
con 1'esigenza di un rad ta le ripensamento 
della slessa tradizione soclaldemocratlca del
lo stato sociale. Per avviare una riloima del 
•welfare" che non fosse piuchiusa nelle angu-
sle gabbia stataliste e burocratiche. 

II pioblema che ci sla dl Ironte, tuttavia, e 
molto piti complesso. Ma dove si discutono. 
in termini programmatici e progeltuali, certe 
cose? Ollre a cio. ritengo che per poterle d i -
scutere per daweio occonerebbe pari ire da 
una impostazione del problema II piu possibi-
le corretta. E per ottenerla. mi sembra utile 
non perdere di vista due atteggiamenti che a 
me sembrano partlcolarmente rischiosi. II pri
mo equelk) che racchiude tutta I'attivitS poll
tica solo enlro due livelli, quello del valori e 
quello del programma. E sostanzialmente 
espelle dal discorso i l livello degli interessi e 
dei processi di trasformazione sociale ad essl 
collegati, Quests visione me l tecapoa lco^d-
detto socialismo etico. 11 secondo, ben piit 
grave, opera invece addirittura una netta di-
stinzione Ira piano dei valori e programma di 
govemo, sulia cul base Individua una sterile 
dislinzione, come sc si tratlasse di una soda 
di divisione del lavoro, tra sinistra d i govemo 
e sinistra d l opposizione. Si collega a cio I'in-
sana tendenza a mettere insieme. sul terreno 
del mero Incontro. una sinistra che viene tral-
tala come una soita di «riserva indiana>. Si 
vetrebbe a lormare cosl. da un lato, un grup-
p o d i guru, disclamani. disagglcultori dei va
lori... e dallaltro un personale politico sem-

pre pl i i ristrelto e autoritario che. libera da 

Suslsiasi rapporto democratlco con la prece-
ente «riserva Indiana*, pu6 avere le mani li-

bereper ins^u i re . sul terreno della mera tec-
n t a politlca e della ricerca della vittoria elet-
torale, alcuni contenuti. e a volte. ahim£, an-
che a leuni va tori della deslra. 

Dove sta I 'errorediquesieimpostazlonffln 
gran parte En una rinnovata esaltazione del 
•delo detla polltica», come avrebbe detto cri-
ticamente il buon vecchk) Marx, in contrap-
posizione con la -volgare empina» d ie trasu-
da dalla society. In qualche modo, e sia pure 
iarvatamenle, fa parte di quesla impostazione 
la pretesa di dettare le regole eteme della Po-
litica, con la P maluscola. ricalcandole da una 
visione fulta call igralica della Iradizlone. 

Superare la lase consocialiva della piece-. 
dente vita della nosira repubbiica; dichiarare 
inservibile la concezione "nobilmenleconser-
valrice.delladlfesa del vecdijosistema, politi
co: riliutarsi di accedere a forme pericOlose di 
neo-consoclatMsmo locale; muovervi con 
I'inlenzione, rafforzata da una limpida visione 
della rilorma istiiuzionale. di rendere sistema-
tica la strategia dell'altemativa; porsi alia testa 
del processo reierendaho: ebbene, si pu6 
considerare tutto cio sbagliato, ma non si pud 
inscriverlo d'ufficio nella sfera dell'antipoliti-
ca. Per giunla, orrore, dl un'antipolitica che 
avrebbe addirittura aperlo le ports alia deslra. 
Come se la destra non si losse impinguata 
crescendo sulia facile critica della crisi mora
le. Denunciata. tra la l l io , in primo luogo, da 
Enrico Berllnguer. 

A
LLORA1NVECE di lanciare quegli inutiti 
e ingenerosi anatemi con i quali, spesso 
e volentieri, chi non e capace di andaie 

alia red ice delle cose cerca di geltare la croce 
sulia >cattiveria° degli altri, sarebbe bene di-
stinguene i compiti della politica a seconda 
delle diverse fasi storiche. Si seoprliebbe che 
il problema centrale rimane quello del rap
porto Ira la polilica e i process! di fondo Che 
scorrono solto la pelle della sodeta naziona
le. In caso contrario la ricerca del rapporto tra 
noi e i'ltalia rimane nienl'altro che una bella 
hase retorica. Quale rapporto c i sarebbe in-
fatti stato tra sinistra e Itatia se nel cuore di 
una profonda crisi morale e istiiuzionale co
me quella che ha scosso dalle fondamenta, il 
paese, noi ci lossimo limitati a dilendere, an
che ^luste, acquisizioni del vecchio sistema 
politico, voltando le spalle al movlmenlo di ri-
pulsache saliva, per lappunto, dal prolondo 
deirltalia? 

Se avessimo operalo cosl. possiarao esser 

ben certi che dopo il diluvio, non sarebbe 
emerso, tra i partiti che affondavano, malgra-
do i mutamenli, le lofo tadici nella prima Re
pubbiica. come primo partito Italiano, pro-
prio il Pds. la domanda per dawero onesta. 
che si sarebbe dovuto pone in lempo II vec
chio personale politico centrista, avrebbe do
vuto essete pieclsamente questa; se alcuni 
anni prima i partiti tradizionali avessero, co
me aveva peraltro suggehto to stesso Berlln
guer, operalo la necessaria riforma morale 
del paese, quali avrebbero potuto esseie le 
fortune di An. o della slessa Lega? E ancora: 
quale sarebbe stato il peso politico d i «Mani 
pulite>. e quale lenti la della rivolta conuo i 
partiti, rivolta che, peraiuo, non abbiamo, co
me credo si sappia, fomentato noi? 

E
ALLORA, COME si vede»era,iuia scetta. 
polilica e non gi4 un atteggiamento 
contro la polilica, quella dl volete collo-

care il Pdsun passoluoridall 'edificiochestB-
va percrollare. E dl aVerto falio con splritori- ' 
spettoso verso le mlgliori tradlzloni della Re
pubbiica nata dalla Resistenza, Quindi. se 
non si ritiene che lastoria polilica sia una sor-
ta di storia di idee che nascono per parteno-
genesi dalle idee stesse, bisogna rkonoscere 
Il valore dellelememo fecondatore estemo. 
Che non si trova sterilmente solo nella poli l i
ca. Mava ricercato. soprattulto. dentrola so-
ciela. 

Solo cos) si puo capiie, al di fuorl dl ogni 
sctocco soggettlvlsmo, che la potitica non ri-
nasce. per giunla con la F maiuscola, soltanto 
dopo II crollo dei regimi. ma opera, sia pure. 
in condizioni diverse e quindi in modo diver-
si. anche nel fuoco della crisi. Tutta la storia 
rivoluzionaria deH'umanita e conlraddisiinta 
dal rilmo d i questo allernaisi d i sospensione e 
di recupero del passato. E indice di notevole 
bizzarria il ritenete che il momenta storico 
giuslosiasoloquel loacuis ipai tecipa. Quin
di pub essere buona politica porsi a I momen
ta giuslo il problema di fronteggiare la de-
strutturazione, come e altretlanto buona poli
tica porsi successivamente il problema della 
ricostruztone. A palto peio che si eviti la mera 
reslaurazione. Qui si riapre la dislinzione tra 
destra e sinistra. La sinistra dopo la crisi. si 
pone il problema della rioostruzione.e del re
cupero del meglb del passato. su basi nuove. 
Anche la deslra pifl inlelligente si colloca su 
basi diverse da quelle del passato. A l centra 
molto spesso, anche se non sempre, slanno i 
conlusionari. oppure i lucidi fautori della rivo-
luzione passiva. La cosa incomincia a diven-
lare preoccupante quando i fautori della rivo-
luzione passiva prendonolemossedall lnter-
no della sin istra. Cosl e...se vi pare. 

«Pm, ricordate: og^ 
un rinvio a giudizio 

sembm una condanna» 
aievAHNiPaui 

L
A VICENDA giudiziaria, che colnvolge An
tonio Di Retro puo essere utile occasione 
perqualche riflessione pacata, 

II dotlor Salamone ci rammenla che da-
vanti alia legge siamo tutti uguali, E giuslo 

^ _ ^ affermarlo. Eauspfcabileche cosl sia. Eve-
ro peio che la legge e un insieme di principi generaii 
ed astratti che si prectsano nella toro applicaztone 
concreta. t quindi la deci^one giudiziaria a dettare la 
r ^ o l a del caso concrete. Ed e l lnsieme delle decisio-
ni che formano una giurisprudenza, a costitulie la fon-
te ultima ed effeltiva delmodellosociale, 

Alia luce di queste premesse, alcuni dati sembrano 
innegabili nella espenenza italiana degli uHimi anni. 
La giurisprudenza penale ha dalo delle norrne inci iml-
nalrici una interpretazione fortemente estensiva e per-
lanto declsamente severa, perche ha incluso, in sede 
applicative, nelle previsionl sanzionalrici comporta-
menti coiicreti, che in una interpretazione diversa del
la norma sarebbero rlsultatl esenti da sanzioni o colpi-
Ii da sanzkme pl i l lieve. Cio e innegabile. Va, pero. 
ugualmente riconosciuto che quesle regole severe so
no oggetto dl una applicazione uniforme e ciori ugua-
le per tultl. Non vi sono sconti per nessuno. Con severi
ty la maglslratura italiana giudica anche se slessa. E 
d o e non soltanto ex magistral! come Di Pietro, ma an
che magistral! in servizio (da Curio in pol gli esempi 
sononumerosi), 

Nelle vicende che riguaidano Di Pietro, i! pm Sala
mone ha in parUcolare utilizzato una interpretazione 
estensiva di norme incriminalrici largamenle diffusa, 
con speclfico riferimento alio *abuso di qualila» per 
cio che conceme le ipotesi di concussione, aH'«allMta 
illegittlma1 per cio che riguarda la conlesiaztone dl 
abusodlufficfo. 

In tale logicanonmisent i ie id iat t r ibulreai pubblici 
ministeri bresciani un accanimento persecutorio con-
Iro il loroex collega. Ci6 non loglie pero che loccasio-
ne sia opporlunu per domandarci quali siano i l imili di 
accettabilila del modello sociale che nasce da questa 
severa giurisprudenza uniformemenle applicata. Do
mandarci cioe se sia socialmente utile una applicazio
ne della norma penale che faccia sostanzialmente 
coincideie I'area della riprovazione sociale con 1'area 
deldelitto. 

D
OBBIAMO CIOE interrogate sulia effettiva 
opportunity di attr ibute alia sanzione pe
nale. nella complessila dellaogregaro so
ciale, che caralterlzza il periodo, una lun-
zione omnicompren^va, c l i ^ copra tospa-

a ^ i ^ ^ z iod i tutti i comportamentl socialmertte ri-
provevqrfi, escludendo che, almeno per una parle di 
essi, si determinino situazioni d i rilevanza giuridica o 
diiapplioabttitf idl sanzioni piirsemprffgiundiche (d i 
sciplinary amminislrative, clvi l i), ma diverse da quelle 
penali. 

I I problema sta quindi nello scegliere tra due model-
li social! altemativi. Nel primo, che e quello cui condu
ce la tendenza giurisprudenziale in alto, la maggiore 
deterrenza della sanzione non e in discussione; ma in-
discutibili sono anche le conseguenze dl un iirlgidi-
mento dei rapporti e di una maggiore fragility degli 
stessi attori giudiziari, esposti, come nel caso di Di Pie
tro, a forme di deleglttimazione ritorsiva tanto pi l l pro-
bablli quanto piu intensa sia stata l incidenza delta to
ro attivila su inleressi forti e precostituiti; con esiti. che 
ml sembrano indubbi, d i maggiore tensione e di incu-
pimenlo complessivo. Nel secondo modello, invece, 
che personalmente ritengo preferibile, una applica
zione pi i i n"tedel diritto penale riporterebbe il conte-
sto a quello che, sino a qualche anno fa, quasi tutti ri-
tenevamo p i l l proprio d i una societa libera ed avanza-
ta. dove il prlnciplo in dubiopro reooperl non soltanto 
come canone d i valutazione della prova, ma ancor 

Prima come crlterio di qualilicazione del fatlo e gia al-
atto in cui i) Pm decide di dover esercitare I'azkine 

penale^ una volta che giS la sottoposizione a processo 
6 in qualche modo una pena, come il caso di Antonio 
Di Pietro drammallcamentedimoslra. 

Dopo anni disleril i polemichetra«amicideigiudici> 
d a u n latoegaranlisti (spesso «pelosi») dall'altro, do
po tame ripetitive parole su tripristino della legality- e 
•govemo dei giudicK riportare il dibattilo alia sostanza 
sodale delle cose mi sembrerebbe ulile eseicizio. In 
sede legistativa dlviene comunque urgente una rifor
ma del reato d i abusodi uEficio, che esc luda da un lato 
un sindacato penale sulia descrizionalita amministra-
tiva, dallaltro I'appl'cabilita della norma ai magistrali 
inquirenli e gludicanli. per evitare la duplicita del ruo-
lo di inquisitore-lnquisito con effetti distorsivi e di pos
s ib le implosione del sislema. 
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DALLA PRIMA PAQINA 

Un'offesa al buon senso 
come altri Italian!, dal degrado del 
linguagglo politico; sono slata ad-
dolorata dalle continue nolizie di 
stupri. dl vlolenze e di sevizie che 
mi ragglungevano da ogni parte; 
sono stata mortificata dall'uso 
sempre plu umlliante del corpo 
femminito nell'lmmaginario col-
lelllvo; sono slata inflne sorpresa e 
indignata per la mancata appro-
vazlone della legge sulia violenza. 

Nei miei vlaggi Ion Ian i. quando 
racconto dellaTegge sulia vtolen-
za che vige da noi! si mellono a ri-
dere, non credono possiblle che 
un paese civile possa condanjiare 
uno stupralore per offesa alia mo
rale anzicliG alia persona, pensa-
noche si trattl dl uno scherzo. 

Arlesso la nuova legge. gia in 
parte approvala, sembrava linal-
mente sul punto di,farai effettiva, 
anche per la volonta di tune le 
donne del Parlameulo, per una 
volla concord I sul progetto. E in
vece. Improwisamonte, slamo tor-
nail Indietro: la legge e sliltata al-

lui l imo raomento per un pariico-
lare su cui i cattolici sLessi si trova-
no in disaccordo fra di loro. 

Si e paiialo della liberty del mi
nor! all'amore. ma limpressione 
vera che si ricava da queste eteme 
discussion! e che la legge In realta 
stia sul gobbo a molti e non per i 
particolari a cui volla per volta si 
appigllano ma in see perse. 

CiO che e in discussione Infatti 
non (• cosa da poco e riguarda alia 
fin line la liberty scssuale femmi-
nile: annosa questlonc su cui i po-
lerl di tulti i tempi si sono accanili 
per conlrollarla, limilarla e gover-
narla. 

La sessualita femminlle proba-
bilmenle non toccherelibe le co-
scienze liaislalive ne non losse Ic-
gaia alia libena di ripioduslonc 
Ogni concessione di autonomia 
lier II corpo femminile signilica 
perdita di un ixiteie. anche sim-
IH>HCO, sulia gpslkjnc del futuro di 
unanaztone, E per quesio che an

che i'aborto. a volte, diventa una 
bandiera che nascende dal suo si-
gnificato piu iramedialo: con la li
berty di decidere del proprio ven
ire le donne si sottraggono a leggi 
antichissime che prelendevano al 
regolare i modi e la qualila dei 
progelti dl natality di un popob. 
d lun paese. 

Sembra strano che. proprio nel 
momento in cui aumenlano visi-
bilmente le violenze di lutli i gene-
t! contro le donne e i bambini, ci si 
accanisca conlro una legge che 
vuole dare dignila alia persona ol-
fcsa. Dignity giuridica natural-
menle e quindi anche sociale. Ma 
quanto dovremo ancora aspettare 
per una legge che gia risulta anti-
cuala rispctlo a quella di altri pae-
si avanzati? 

Pet quanto riguarda la polilica 
non credo che sia un buon segno 
questa scelta quolidiana della pa
rola trulfaldinB, anogante, priva di 
comprensione c lolleianza verso 
le ragioni dell'altro, quesla assil-
lante dilesa dei propri inleressi 
contro la togica e la verllA, questo 
insullare I'awersario. in perfella 
malafede, inllschiandoseiie della 
correttczzn e del buonguslo. 

II cllma di tissa perenne t entra-

lo nel noslri luoghi politici come 
fosse la cosa piu naturale del 
mondo. Proprio in quei luoghi in 
cui si dovrebbe provvedere a se
date le risse del cittadini, per tro
vare regole utili al w e r e comune. 
si e preso a usare il linguagglo co
me clava. Un linguagglo d i e awi-
lisce giorno per giomo il tagiona-
menlo, la discussione paclhca. 
per brulalizzare lavversario dan-
dogli lorto prima ancora che ab-
bia parlato. L'urlo si soshtuisce al
ia parola. Vinsolenza alle argo-
mentazioni. 

E poiche i politic! cusliiuiscono 
o w i il modello «vincente» non per 
voionia di nessuno, ma per la toro 
capiilare e conlinua presenza nel
le case degli italiani atlraveiso la 
carta slampala e la televisione, 
quello che sliamo cosmiendo £ 
un futuro di ilaliani dediti alia ris-
sa. all'occuitamenlo della veritfi, 
alia denigrazione sislematica del-
lanlagonisla. Si tratta chiaiamen-
le di una sconlilta del linguagglo e 
deH'intelligenza di un paese. 

Per quello che riguarda poi Tu-
so del corpo femminlle, credo che 
ogni donna d ie abbia un minimo 
di pudore e dl orgoglb non |>ossa 
non consideraisi ollesa dall'uso 

ammiccanle. alluslvo, sprezzanle 
che si fa detl'immagine della don
na sulia carta, sullo schetmo, sui 
muri delle c M . 

La sgradevole impressione e 
che pid le donne si emancipano 
sul piano degli studi. delle profes
sion!, della l i ta quolidiana, e pin si 
pieiendc di imporre loro una im-
magine di s£ astralta e falsa. I'esal-
tazione di una bellezza solo fun-
ztonale ad un etos maschile con-
venzionale e prevedibile che of-
fende prima di tulto linlelllgenza 
e la sensibility maschile. 

Non e un caso che perftno nella 
sceita colleltiva dei mili da cele-
brare si £ passati dalla diva del ci
nema che petlomeno parlava e 
inlerpretava bene o male una par
te signilicaliva. alia divlnlzzazione 
di un coipo muto e -privo di ac-
cen(o» come quello delle top-mo
del dilusso. 

Tutto questo sa di amaro rilor-
no indietro. Un ritomo che forse 6 
dovuto a ttelusioni, paura. alia ml-
naccia incombenle di una crisi 
economics, non loso, macertosi 
tratta di regressions vera e pro
pria. La sola cosa veramenle nuo
va e posiiiva sembra essere slata 
in questl ullimi anni il risvegllo 

eneigico. chiarificalore della ma-
gistratura, prima addomieiitala in 
un abbraccio monilerO con la po
litica, la sua decisione di persegui-
re legalmente. pci la pnma volta 
sui serio. la criminalila organizza-
taeipol i l ic icorrot l i . 

E una rivoluzioneche iia scosso 
le basi della society italiana. E a 
cui si slanno opponendo con fuita 
coloro che in nuakhe uiodo si 
senlono presi di mira. anche di 
sgumcio. L'inlrepido Anlonio Di 
Pietro, che £ slalo uno itei motoii 
dj quesio evenlo. nc Ja lacendo 
pesanlemente le spese. 

Mi auguro per I anno che viene. 
i'ignotoe preoccupante 19%, che 
gli azzeccagarbugli siano messi in 
condizione di non nurxere, clw i 
giudici non lonunii a dunnire, 
magari con una dose rnassiccia di 
sonnifem che qualcuno farA sci-
volare loro nel bicchierc. Sono 
convmla che ancora csislano nel 
nostra paese lanle persnue cht-
5anno dishngueie tra veviti) c so-
gno. nonoslanle si faccia di tutto 
per contendere l i»o le "Ice atiin-
verso luso ta.nologicamenle 
spregiudicalo e mistliicakirin ilei 
mezzidicomuiucazioiie. 

[D*cia MaralntJ 


