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Domani al Consiglio dei ministri una legge particolarmente arretrata sulla scuola secondaria 

vera 
••. '-\ 

II provvedimento governativo contiene misure 
che tendono a perpetuare un'istruzione discriminatrice 

; e anacronistica - II progetto del PCI 
propone l'estctnsions dell'obbligo scolastico a 16 anni 

.;.,-,.-© prevedeun radicale rinnovamento 
'•• di tutta Tistruzione superiore 

Contraddizioni e polemiche alPinterno della 
maggioranza di centrodestra - Si mira a privilegiare 

le scuole private - II tentativo di reintrodurre 
il latino nelle «medie» - Rimarrebbe 

Pistituto magistrate, fabbrica di maestri 
disoccupati - Nessuna garanzia del diritto alio studio 

Nel . nostro Paese, su 
cento giovani dai 14 ai 19 
anni, 38 frequentano gli 
istituti secondari superior!. 
Si tratta di piii di un mi-
lione e settecentomila stu
dent! che pur seguendo ti-
p i ' di istruzione estrema-
mente differenziati (esisto-
no attualmente piu di 70 
K maturity ». diverse), nan-
no in comune alcuni trattl 
essenziali. II piu importan-
te e che tutti questi ragazzi 
frequentano una scuola, 
appunto la secondaria su
periore, a proposito della 
quale dal lontano 1944 do
cument! di esperti e di par
te governativa affermano 
che ne e «urgentissima» 
la riforma. 

Un cattivo 
progetto 

La lunga storia di que-
8ta riforma non fatta de-
nuncia 1'imprevidenza, l'in-
capacita, e in pari tempo, 
la scelta negativa che le 
forze di governo, prima fra 
tutte la Demoorazia Cri-
stiana, hanno operato nei 
confronti di un problema 
cosl importante non solo 
per le giovani generazioni 
m a per tutta la nostra so-
cieta. 

Domani, un progetto di 
riforma secondaria arriva 
flnalmente al Consiglio dei 
ministri. E ' la prima volta 
che cib awiene negli ulti
mi trent'anni, ma sbaglie-
rebbe di grosso chi ne fa-
cesse merito ad Andreotti 
ed al centro destra. Innan-
zitutto, perche si tratta di 
un cattivo progetto, che 
delude completamente le 

. attese di rinnovamento e 
che mira a far passare un 
trattamento di favore per 
la scuola privata quale non 
c'e mai stato in Italia dal 
1870 in pol. In secondo luo-
go, perche il governo di 
centro destra ha presenta-
to un progetto per le se-
condarie solo per contra-
stare il largo movimento 
di riforma che si e venuto 
sviluppando nel Paese in 

questi utliml anni fra le 
forze politiche democrat!-
che, le Confederazioni, gli 
studenti, i professor!. 

Che questa scuola secon
daria (Aldo Moro i*ha defi-
nita qualche giorno fa 
«struttura antlquata e ri-
gida» che costringe « a 
scelte premature ed arbi-
trarie ») sia ormai in stato 
di collasso e un fatto incon-
trovertibile: da qui il ten
tativo delle forze di destra 
di prendere una loro ini-
ziativa che, accogliendo 
unicamente l'aspetto for-
male di alcune delle esl-
genze espresse da un lar-
ghissimo schieramento di 
forze, le stravolga nella lo
ro reale sostanza e ne an
num ogni carica di rinno
vamento. 

Vedremo domani se il 
progetto governativo riu-
scira ad essere approvato 
dal Consiglio dei ministri o 
se verra risucchiato da 
quella catena di rinvii e re
vision! che ne ha finora 
contraddistinto il travaglia-
tissimo cammlno all'inter-
no della formazione gover
nativa. Certo e, comunque, 
che nelle scuole, nei quar-
tieri, nelle assemblee stu-
dentesche, nelle riunioni 
sindacali, esso dovra con-
frontarsi con le proposte 
di una vera riforma ed in 
particolare con quelle con-
tenute dal progetto di leg
ge del nostro Partito. 

Condizioni 
f avorevoli 

L'esigenza di una nuova 
scuola secondaria che ri-
sponda ad alcune istanze 
basilar! (diritto alio stu
dio, estensione dell'obbligo 
ai 16 anni, indirizzo unita-
rio, ecc.) h largamente dif
fusa fra i quasi 2 milioni 
di studenti, fra i professo-
ri, fra 1 genitori, fra i la-
voratori. Ci sono quindi le ; 
condizioni per riprendere e 
ampliare un movimento 
positivo che imponga la 
realizzazlone di una vera 
riforma della scuola secon
daria superiore. 

Istituti professionali 
Istituti tecnici 
Scuole e istituti magistrali 
Liceo scientifico 
Liceo classico 
Liceo artistico 

271.425 
716.418 
206.455 
278.396 
202.212 
43.642 

Totale alunni 1.718:548 

Totale insegnanti 115.712 
• Di tutti gli insegnanti delle scuole secondarie 

superiori il 69 per cento non e di ruolo. 
d Di tutti gli alunni che si diplomano in un 

anno (247.989 nel 1971) l'86,9 per cento si 
iscrive all'universita. 

Un'attesa che 
deve finire 

NFI 1Q44. l a Sottocommissione alleata dell'Educazlone, criti 
, , t , L •L*7^tcando la dldattica della scuola secondaria Italians '. 
denunclava che il metodo in vigore appesantiva il giovane 
«con materiale bruto che non diviene cultura ma provoca [ 
awersione agli studi o nel migliore dei cast supino adatta 
mento alle altrui imposizioni». • 

NEL 1 Q*)1 l o n - Q011611* presento un dlsegno di legge dl «rlfor 
11 J.W*- nia», mai giunto in porto, che manteneva il vec 
chio assetto pluralistlco e selettlvo. 
NFI 1QR9 F '*vl vennero apportatl dei plccoli rltocchi agl. 
MI_I_ u*j£. i_ sja o r a r l ( n e l 1 9 5 8 s l m t r o d u s s e i-educazlone 
civica e nel '60 la storia degli ultimi 40 anni). 
NFI 1QSJ? A l d o M o r o - allora minlstro della P.I.,~ presentava 
ni_i_ U J U 4 disegni dl legge da inserirsi nel\piano decennale 
della scuola, il primo dei quali riguardava 11 riordinament^ 
degli istituti di istruzione classica.. 
NFI 1QRQ furono riorganlzzati t programmi degli esaml d llLL ivov maturity 

NFL 19R2-3 ** «Commissione parlamentare d'Indagine sullo 
ii*u«.v» 8 t a t o e svuuppo della scuola» previde un rior 

dinamento complete dell'istruzlone secondaria. . . • 
NFI IQfiA l'OIL Q u i fonnuld delle linee di rlorganizzazionc 
" ^ A w * soolastlca, mai tradotte in testi legislative inter 
pretando in senso conservatore le ihdicazloni della Commis 
siohe d'Indagine. • • • • ' • • 

' • • • • • • - i ' • * 

i u presentato, In Senate un diaegno dl legge pei 
atesso anno gli accord! di formazione del governo 

< W \ c e x r i r t W & ^ ^ 

NFI 1 QfiQ s i attud la riforma speflmentale degli esaml di 
l , I J - X J U i 7 maturita. tuttora in vigore. ... \ .. . 
NEL 1Q79 , a «Commissione Blasini» rese pubbliche in un 
HI_I_ IQIL. documento j e Sue proposte per la riforma. Nello 
stesso anno 11 PCI presento alia Camera un progetto di rifor 
ma secondaria superiore. 

Una scuola 
secondaria 
unitaria 
ed ef f iciente 

Le proposte del PCI: un biennio unl-
tario, obbligatorio per tutti e gratui-
to - Un triennio con un gruppo di 
materie comuni e un gruppo a scel
ta - Le prowidenze per rendere ef-
fettivo il diritto alio studio - Aboli-
zione degli esami e delle ripetenze 
nei primi due anni - Esame di Stato 
con professori : interni solo per le 

scuole pubbliche 

Ecco gli element! essenziali della proposta di 
legge comunista di riforma della scuola seconda
ria superiore: 

STRUTTURA 
Un corso biennale seguito da un corso trien-

nale. " ^ 

FREQUENZA 
La frequenza del primo biennio della scuola 

secondaria e obbligatoria e gratuita. 

ARTICOLAZIONE 
a) Attivita fondamentali comuni a tutti gli stu-. 

denti; b) - attivita opzionali (cioe liberamente. 
scelte da ciascun alunno): scienze matematiche, 
fisiche, chimiche. biologiche; scienze sodali, poli
tiche ed economiche; scienze storiche e filoso-
fiche; arti; c) attivita di ricerca, studio e lavoro 
promosse e gestite in modo autonomo dagli stu
denti. . 4 J 

DIRIHO ALLO STUDIO . 
Abolizione di tutte le tasse e i contributi a carico 

degli studenti; fornitura gratuita nel biennio ob
bligatorio dei libri e del materiale didattico; orga-
nizzazione dei servizi (mensa, alloggi. trasporti); 
assegno di studio per gli studenti figli di lavora-
tori salariati, riduzione dell'orario di lavoro per i 
lavoratori studenti e diritto a una licenza pagata 
neli'ultimo periodo dell'anno scolastico. 

PROMOZIONI E DIPLOMI. 
II passaggio da un anno al successivo si conse-

gue attraverso un giudizio globale motivato. 0 
primo biennio costituisce un ciclo unico: nel pri

mo anno non sono previste ripetenze se non in 
circostanze particolari. Al - termine del biennio 

. l'alunno consegue un diploma che attesta l'adem-
pimento dell'obbligo. Tale diploma ha validita di 
Utolo di prima qualifica professionale e di acces-
so al triennio. -

II triennio si conclude con un esame-colloquio 
pubblico sostenuto dallo studente con i propri in
segnanti. H collegio degli insegnanti k presie-
duto da un presidente esterno. 

Negli istituti di istruzione secondaria superiore 
pareggiati o legalmente riconosciuti, l'esame di 
Stato si svolge di fronte ad una commissione co-
stituita da insegnanti delle scuole statali, da un 
presidente e da un insegnante interno. •,. . . . . - . -

Dalla prefazione di Marino Raicich, primo fir-
matario della proposta di legge del PCI. stralcia-
mo: c Crediamo... che la crisi non debba esser 
subtta, ma fronteggiata con un impegno e uno 
sforzo politico e intellettuale, con una lotta in 
positivo; siamo persuasi che la scuola in questa 
situazione, in questa societa, pud e deve assu 
mere una funzione assai ruevcnte, forse essen-
ziale per lo sviluppo democratico culturale ed 
economico del paese. B lo sappiamo bene, anche 
perche* tanti sono i segni di carattere opposto che 
confermano il nostro giudizio: U deteriorarsi, Q 
non rinnovarsi della scuola lascia spazio a ondate 
di qualunquismo, a tendeme reazionarie, & ter 
reno elettivo per lo scontro fisico predicato da 
Almirante e per la penetrazione di ideologic raz 
ziste e naziste, inceppa lo sviluppo deWeconomia, 
vanifica ogni ipoiesi di programmazione demo-

• erotica, agevola U processo di mercificazione cut 
turale al piu basso livello. Ci sembra percid ne-

cessario che la nostra proposta esca dalla pur 
sempre ristretta circolazione dei documenti parla-
mentari, che su* di essa i lavoratori discutano, 
che siano chiamati a confrontare questo nostro 
lavoro in primo luogo con U desolante quadro 
dell'esistente, che non i un dato fatale, ma £ il 
frutto della politico delle classi dominantC. > 

LE PROPOSTE GOVERNATIVE 
Non si conoscono in dettaglio i punti del pro 

getto governativo, che. del resto, e stato modi 
ficato anche in questi giorni 

I dati gia not! e piu pesantemente negativi sono: 
(a non estensione dell'obbligo scolastico a 16 an
ni; nessuna misura effettiva per la realizzazipne 

' del diritto alio studio; la costituzione del c di 
stretto scolastico* inteso come struttura pura-
mente burocratica e amministrativa; nessuna 
disposizione per i diritti degli studenti, delle as 
semblee aperte, e c c 

I punti piu gravi pert sono la posizione di 
scandaloso favore verso la scuola privata (esame 
di Stato con commissioni interne: privilegi nel 
distretto: ecc.): la conferma delle attuali suddi 
visioni fra i van rami delTistruzione, malamente 
c coperte > dall'istituzione formale degli indirizzi 
nel triennio e delle opzioni nel biennio; il man 
tenimento dello screditatissimo ramo magistrale 
e un pericoloso sistema di sbarramento negli 
accessi all'universita. Sembra, fra raltro. che 
nel testo sia riroasta la incredibile formulazione 

. che € la scuola di Stato deve assicurare la forma 
' zione etico-religiosa dei cittadini» e che s? pro 
spetti addirittura Tintroduzione del latino in HI. 
media. 

Tempi 
lunghi 

per « appro-
fondire» 

c La Direzione centrale 
' ha poi affrontato l'esame 
. dei temi della scuola se

condaria che proseguird 
dopo gli approfondimenti 
con le piii opportune ini-
ziative in una prossima ses-
sione > . 

(dal Docwnento <Mla Dl-
regione centrale della DC 
del 23 febbraio 1971) 

I «titoli» 
della DC 

c La DC ha i titoli idea-
• U, storid e politici per qua-
lificarsi come il Partito del
ta nuova scuola italiana > 

(dalla BTvfaxioM al vo-
, . tame n. • dal « Profrain-

ma DC>) 

Negli altri 
paesi 

ci si e 
gia mossi 

Nonostante sia difficile, a 
causa della varieta dei si-
slemi di istruzione. fare 
paragoni fra i diversi or-
dinamenli scolastici. si pud 
affermare che I'ltaba e uno 
dei pochissimi Paesi dove 

non vi sia stata una riforma 
deiristruzione secondaria 
dopo il 1945. 

In Francia vi sono state 
due ri forme ('59 e '63); il 
sistema secondario e stato 
riformato in Belgio ('58). 
in Olanda ('63). in Lussem-

' burgo. in Svezia ('62 e 
. '64). in Giappone, in Ger-
' mania occidentale, nella 

URSS. in Norvegia, negli 
USA. 

La riforma deve significare anche trasporti, 
mense, alloggi, servizi gratuiti per i pendolari 

Studiano nello stesso Comune di residenza della famlglia 
In altro Comune della stessa provincia 
In sltra provincia della stessa regione 
In altra regione 

55,8% 
35,0% 

6,0% 
3,2% 

Le cose nuove 
di cui si parla 

Alcuni vocaboli vengono 
usati con particolare fre
quenza a proposito della ri
forma secondaria superio
re. Eccone alcuni: 

SCUOLA ONNICOMPREN 
SIVA - Si intende un isti 
tuto secondario dove, as-
sieme alle materie comuni, 
siano present! tutti i tipi 
di «opzione » previsti dal
la riforma. cioe tutti i di
versi «indirizzi >. Contem-
poraneamente, questo tipo 
di scuola dovrebbe avere 
spazi. materiali e mezzi 
per dare la possibility agli 
studenti di seguire le atti
vita di ricerca. di lavoro, di 
studio e quelle sportive, ri-
creative e varie da essi 
stessi proposte. 

S C U O L A PLURICOM 
PRENSIVA - Si considera 
tale, un istituto che. assie 
me alle materie comuni. 
contenga solo alcuni degli 

indirizzi previsti dalla rifor
ma (si tratterebbe cioe di 
una mezza misura di tran-
sizione condizionata da li 
mitatezza di locali. mezzi. 
ecc.). 

OPZIONI - E' una struttu 
ra largamente adottata in 
molti sistemi scolastici 
stranieri. Lo studente, a 
parte un gruppo limitato di 
materie fisse obbligatorie, 
scegh'e, negli ultimi anni 
della scuola secondaria, al
cune materie da seguire, 
mentre ne tralascia altre. 

Leitere 
all9 Unitsc 

Quando con la bu-
rocrazia si bloccano 
anche i comitati 
scuola-famiglia 
Cara Unita, 

la signora A. Vacondio dl 
Milano, dopo aver visto lo 
sceneggiato televisivo «Dia-
rio di un maestro», ha scrit-
to a I'Unita una lettera inti-
tolata <r Una scuola come luo
go d'incontro tra insegnanti, 
genitori e figli» nella quale, 
tra I'altro, dice che vorrebbe . 
conoscere il parere degli in
segnanti. Parlo di una mia e-
speriema. Insegno in una 
scuola media della Campania 
nella quale non sono ancora 
stati istituiti i comitati scuo-
la-famiglia. Si badi bene che 
i comitati scuola-famiglia, co-
stituiti da rappresentanti dei 
genitori e degli insegnanti, 
hanno poco in comune colla 
liberta dei genitori che discu
tano in classe sulla seconda 
guerra mondiale! Parlai di ta
le assenza con alcuni iscritti 
al PCI. Con essi e qualche ge-
nitore ci recammo dal presi
de ed esigemmo la costituzio
ne del comitato scuola-fami
glia, consci che il poco e 
sempre meglio del niente. 

Fu convocata Vassemblea dei 
genitori per procedere alia 
elezione del componenti il 
consiglio (formato da due ge
nitori per ogni classe) i quali 
a loro volta avrebbero dovu-
to eleggere i 7 (se non erro) 
membri del comitato. I mem-
bri del comitato non vennero 
perb elettl perche, a detta 
del preside, alcuni di essi era-
no « delegati» (cioe non geni
tori, ma fratelli, altri parenti 
etc.) e quindi non avevano 
appunto diritto di essere elet- •• 
ti. In presenza di altri colle-
ghl pregai il preside di ricon-
vocare i componenti del con
siglio invitando prima i dele
gati a sistemare la loro posi
zione. Non fu piu convocato 
nessuno, altro che genitori in 
aula! 

Non fidandomi delle spie-
gazioni del preside (questione 
dei <r delegati o) scrissi alia 
CGIL una lettera chiedendo di 
conoscere con precisione la 
norma in proposito (la vita 
della scuola e regolata da nor-
me, circolari che si contrad-
dicono a vicenda quando non 
si fa addirittura riferimento 
a leggt fasciste del 1920!). Que
sta miriade di norme, di cir
colari sono gelosamente cu-
stodite dai presidi i quali si 
awalgono detta loro conoscen-
za del ttverbo ministeriale» 
per tenere gli insegnanti pe-
rennemente dismformati e in 
stato « confusionale ». Perche 
i disinformati e i confusi so-
no piii facili da dirigere. 

-Ringrazio intanto la lettri-
ce milanese per il suo inte-
ressamento at problemi della 

iMfittola C;per la sua denuncia 
-di'Una realta troppo spesso e 
troppo grossolanamente mi-
ifificata^.>" - ' 
- - -•.-•-«: Prof. A. BENONI 

(Napoli) 

Allora, chi puo 
partecipare a 
questo concorso 
a cattedre? 
Egregio direttore, 

le invio la seguente «lette
ra apertaB indirizzata al mi-
nistro della Pubblica Istru
zione: 

t Sono U preside della Scuo
la media di via Martin d'Vn-
gheria di Scafati (Salerno). 
Con la presente vorrei richia-
mare I'attenzione delle auto-
rita competenti e di tutti i 
responsabUi della vita pub
blica italiana su una ingiu-
stizia che, a mio parere, sta 
per essere consumata ai dan-
ni di una vasta categoria di 
laureati, i quali, non essen-
do in possesso dell'abllitazio-
ne richiesta espressamente 
dal bando di concorso a cat
tedre, indetto con DM 30S-71, 
in ossequio alia legge, non i-
noltrarono domanda di parte-
cipazione. 

«Senonche, con circolare 
n, 10, proU 38/V.C. in data 
30-1-1973 il sig. proweditore 
agli Studi di Napoli, nell'in-
dicare le sedi per le prove 
scritte, dice testualmente: 
"Coloro i quail, pur essendo 
sprowisti del titolo di abili-
tazione prescritto (Art 1 D. 
M.) abbiano, eld nonostante, 
presentato domanda di am-
missione nei termini, ed in-
tendano sostenere le dette 
prove, nelle more delle deci-
sioni degli organi competen
ti, sl recheranno nelle sedi 
per loro predisposte ". 

sOrbene se "gli Organi 
competenti" (?) dovessero 
deddere Vammissione di co
loro che, pur non essendo a-
bilttati, presentarono illegitti-
mamente domanda, verrebbe 
a crearsi una situazione pa-
radossale, perche sarebbero 
pumti coloro (e sono i piii) 
che, scrupolosamsnte osser-
vanti della legge. non avanza-
TOno domanda di ammissione 
a detti concorst*. 

prof. GIUSEPPE IERVOIJNO 
(Scafati - Salerno) 

Ti mandano a casa 
se sanno che 
hai ana laurea 
Carissimo direttore, 

tBambina precoce, andata 
a scuola a 5 anni, frequenta-
to regolarmente elementari, le 
medie, le superiori (liceo 
classico), Vuniversita e lau-
reata: in lettere classiche se 
Dio vuole. Fornita di un ba-
gaglio culturale non indiffe-
rente, che talvolta spaventa 
persmo lei stessa. Cerca la
voro». Questo tipo di inser-
zione che forse lei non avra 
mai visto nella sua carriera 
giornalistica, oggi e una real
ta. Oggi infatti H lavoro e 
spesso un privUegio degli in-
competenti, dei furbi non in-
teUigenti, dei nipoti dei mi
nistri, delle donnine compia-
centt. Per tutti quelli che han
no un sacrosanto diritto di 
lavorare, esso lavoro, anche 

it piU modesto, t un nlussuo-
so» miraggio, che tanto piii 
s'allontana quanto piii lo si 
cerca. 

Per quelli che, come me, 
aspirano a un lavoro con tut
te le carte in regola, con pie-
na buona volonta, con ogni 
cosa a suo posto insomma. 
non c'e che la delusione di 
considerare in quali mani sia 
Vltalia «attlva» dl oggi. Fi-
no ad ora non sono stata ri
chiesta neppure per una sup-
plenza dl died giorni. Voglio 
raccontargliene una. caro di
rettore. Chiamata da un col
legio per fare I'istitutrice, so
no stata elegantemente re-
splnta non appena mi hanno 
saputo in possesso di diplo
ma di laurea: «Perche — co
sl mi ha risposto il segretario 
— e molto triste che i lau
reati si adattino a fare lavo-
ri non adeguati al loro titolo 
di studio». Mi sono chiesta 
da quale dimensione venisse 
tat uomo. Ma posso starmene 
ancora qui, tranquilla, con un 
minimo di fiducia e di spe-
ranza? 

Cordiali salutl. 
DANIELA A. 

(Terni) 

Un vecchio antifa-
scista critica 
«Filrh d'amore 
e d'anarehia» 
Caro direttore, 

detto questa lettera alia 
mia figliola impiegata, dato 
che io non so scrivere a mac-
china e sono di malferma sa
lute e di eta molto anziana: 
72 anni. Sono vecchio non 
soltanto d'anni, ma anche di 
fede: prima socialista poi co
munista, come potranno dirti 
i vecchl compagnl del Parti
to. E quando mia figlia mi 
ha voluto accompagnare al ci
nema per farmi vedere Film 
d'amore e d'anarchia io sono 
rimasto gelato. Perche una 
pulcinellata tale non si pud 
fare per rievocare la lotta 
antifascista del ventennio du
rante il quale milioni aveva
no perduto la testa oltreche 
la faccia per andare a batte-
re le mani sotto il balcone 
di Largo Chigi prima e piaz
za Venezia dopo. 

Gli attentatori Sbardellot-
to e Bovone e Schirru erano 
antifascisti seri e non pappo-
ni da casa di tolleranza. E se 
anche Schirru, come io ricor-
do, fece una serata, se non mi 
sbaglio, in un tabarin, come 
allora veniva chiamato un lo
cale che doveva essere nell'at-
tuale via del Corso, lo fece 
senza gusto amoroso, ma per 
cercare delle persone che do-
vevano identificare. II regime 
rappresentato nel Film d'a
more e d'anarchia sarebbe 

•stato1 una pagliacciata facile 
aiA:aderei\mentxe em., una co
sa che per farla cadere c'e 
Stato cMcihaj}.ersoJa vita 
E questt signore esignort del 
cinema non sanno propria 
niente, e voltano tutta in bar-
zelletta, come del resto fa-
cevano ai tempi del «duce». 

Fraternamente ti saluto. 
ROMOLO PEDACE 

(Roma) 

Pudblichiamo volentieri que
sta lettera, per il suo valore 
di testimonianza politica e u-
mana e perche, nell'esprime-
re su Film d'amore e d'anar
chia di Una Wertmiiller, at
tualmente in programmazio
ne nelle sale cinematografi-
che italiane, un giudizio che, 
del resto, molti potranno non 
condividere (o condividere 
solo in parte), essa pone un 
problema generale, riguardan-
te i diversi possibili modi di 
rappresentaxe criticamente il 
fascismo. Noi crediamo che 
la satire, la farsa, la comme-
dia . a plebea » ecc., • possano 
servire anch'esse a mostrare, 
dietro certi aspetti buffone-
schi, il volto, abbietto e cru-
dele del regime fascista. Tut-
tavia, osservazioni come quel
le fatte dal nostro compagno 
e lettore sottolineano la ne-
cessita, e la difficolta insie-
me, di svolgere, pur nella piii 
libera e sprefiudicata delle 
forme, un discorso che ri-
sulti chiaro a quelle larghe 
masse popolari, cui determi-
nati film, e i loro autori, vo-
gliono proprio e specialmen-
te mdirizzarsi. 

Deve lavorare sol
tanto per pagarsi 
un farmaco che 
1'INAM non passa 
Gentile direttore, 

mi e stata fatta una diagno-
si presso Vlstituto di malattie 
infettive dell'Universita di Pe
rugia, dl «Agammaglobuline
mia*; sl tratta ciok di una ma-
lattia caratterizzata dalla man-
canza di anticorpi nel san-
gue. Purtroppo. chi come me 
si trova in tale situazione, se 
non fa una terapia a base di 
gammagtobuline. va inevitabil-
menle incontro a ripetuti pro-
cessi infettici (ad es. polmo-
niti, bronchiti, faringiti ecc). 

Al disagio della malattia. si 
e aggiunta la sfortuna di are-
re a che fare con il massimo 
Ente Assistemiale, cioe VI-
NAM, che non riconosce la 
prescrizione ai propri asslsti-
tl del farmaco tGammaglo-
buline*. In altre parole, da
to Veletato costo del farma
co ed il quantitativo neces-
sario per ogni sommlnistra-
zione. dovrei lavorare esclu-
sivamente per I'acquisto di 
questo medtcinale. Le pare di-
gnitoso che un ente assisten-
ziale come I'INAM, che per-
mette la prescrizione dl tanti 
farmaci inuttti per svariati 
miliardi, debba negare al suol 
asslstitt un farmaco insosti-
tuibile e dl assoluta necessita? 

RENATO FIORITI 
(Bastia Umbra • Perugia) 

. * - - * i f . j ' . » <> jkdc^W1?*. 


