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Presidenza del Vice Presidente GATTO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta del 7 luglio.

P RES I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

COPPOLA. ~ «Riconoscimento giuridico
della professione di in¥estigatore privato
ed istituzione dell'Albo» (1309);

DE LUCA e DEL NERO. ~ «Modifiche aHa
legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia
di provvidenze per la ricostruzione dei fab-
bricati danneggiati dalla guerra» (1310);

CELIDONIO, ALBANESE, BARDI, BLOISE, CI-

PELLINI e FORMICA. ~ « Individuazione ob-

bligatoria del gruppo sanguigno» (1311);

CELIDONIO, BLOISE e BARD!. ~ «Assisten-

za agli emigranti da parte delle agenzie di
viaggio per la prenotazione dei passaggi
ferroviari, marittimi e aerei» (1312).

Seguito della discussione dei disegni di
legge: «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 19 giugno
1970, n. 367, concernente l'ulteriore de-
centramento dei servizi del Ministero
della pubblica istruzione» (1299) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati);
«Attribuzione al provveditore agli stu-

di della competenza in materia di pro-
mozione ad ordinario, di passaggio de-
finitivo in ruolo e di proroga del perio-
do di prova dei professori delle scuole
medie}) (1107), d'iniziativa del senatore
Bloise e di altri senatori; «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente
il riconoscimento del servizio prestato
prima della nomina in ruolo dal persona-
le insegnante e non insegnante delle scuo-
le di istruzione elementare, secondaria e
artistica}) (1301) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati); «Valutazione del ser-
vizio non di ruolo degli insegnanti della
scuola primaria e secondaria}) (415), di
iniziativa del senatore Spigaroli e di altri
senatori; «Conversione in legge, con mo.
dificazioni, del decreto-legge 19 giugno
1970, n. 366, concernente la istituzione
delle cattedre, la non licenziabilità degli
insegnanti non di ruolo, le riserve dei po.

,

sU e la sospensione degli esami di abili.
tazione all'insegnamento, nelle scuole ed
istituti d'istruzione secondaria ed artisti-
ca}) (1298) (Approvato dalla Camera dei
deputati); «Conversione in legge del de.
creto-Iegge 19 giugno 1970, n. 368, con.
cernente modifiche agli articoli 2 e 9 della
legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante
il conferimento degli incarichi e delle sup.
plenze negli istituti d'istruzione seconda.
ria}) (1300) (Approvato dalla Camera dei
deputati); «Modifiche agli articoli 2 e 9
della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguar.
dante il conferimento degli incarichi e
delle supplenze negli istituti di istruzione
secondaria}) (1150), d'iniziativa del se.
natore Bloise e di altri senatori; «Conver-
sione in legge del decreto-legge 23 giugno
1970, n. 384, concernente norme per gli
scrutini finali e gli esami nelle scuole e
negli istituti di istruzione secondaria ed
artistica}) (1302) (Approvato dalla Ca-
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mera dei deputati); « Conversione in leg.
ge del decreto-legge 27 giugno 1970, n. 393,
che apporta modificazioni al decreto-legge
23 giugno 1970, n. 384, concernente norme
per gli scrutini finali e gli esami nelle
scuole e negli istituti d'istruzione secon-
daria ed artistica)} (1303) (Approvato
dalla Camera dei deputati)

(Relazioni orali). Approvazione dei dise-
gni di legge nn. 1299, 1301, 1298, 1300,
1302, 1303.

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione dei disegni
di legge: «Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970,
n. 367, concernente l'ulteriore decentramento
dei servizi del Ministero della pubblica istru-
zione », già approvato dalla Camera dei de-
putati; «Attribuzione al provveditore agli
studi della competenza in materia di pro-
mozione ad ordinario, di passaggio defini-
tivo in ruolo e di proroga del periodo di
prova dei professori delle scuole medie»,
d'iniziativa del senatore Bloise e di altri se-
natori; {{ Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 19 giugno 1970,
n. 370, concernente il riconoscimento del
servizio prestato prima della nomina in
ruolo dal personale insegnante e non inse-
gnante delle scuole di istruzione elementare,
secondaria ed artistica », già approvato dal-
la Camera dei deputati; « Valutazione del
servizio non di ruolo degli insegnanti della
scuola primaria e secondaria », d'iniziativa
del senatore Spigaroli e di altri senatori;
«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366,
concernente la istituzione delle cattedre, la
non licenziabilità degli insegnanti non di
ruolo, le riserve dei posti e la sospensione
degli esami di abilitazione all'insegnamento,
nelle scuole ed istituti di istruzione secon-
daria ed artistica », già approvato dalla Ca-
mera dei deputati; « Conversione in legge del
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, concer-
nente modifiche agli articoli 2 e 9 della leg-
ge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il con-
ferimento degli incarichi e delle supplenze
negli istituti d'istruzione secondaria », già
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approvato dalla Camera dei deputati; «Mo-
difiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giu-
gno 1969, n. 282, riguardante il conferimento
degli incarichi e delle supplenze negli istituti
di istruzione secondaria », d'iniziativa del
senatore Bloise e di altri senatori; «Con
versione in legge del decreto-legge 23 giu-
gno 1970, n. 384, concernente norme per gli
scrutini finali e gli esami nelle scuole e ne-
gli istituti di istruzione secondaria ed arti-
stica », già approvato dalla Camem dei de-
putati; «Conversione in legge del decreto-
legge 27 giugno 1970, n. 393, che apporta
modificazioni al decreto-legge 23 giugno
1970, n. 384, concernente norme per gli scru-
tini finali e gli esami nelle scuole e negli isti-
tuti di istruzione secondaria ed artistica »,
già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni.
Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, ono-
revoli colleghi, signori del Governo, il pac-
chetto di decreti-legge per la scuola è stato
esaminato nell'altro ramo del Parlamento
ed è stato ritenuto in armonia con le richie-
ste dei sindacati. Ad eccezione della nostra
netta posizione contro i due decreti-legge
che riflettono il nuovo sistema instaurato
per venire incontro alle esigenze del mondo
della scuola, dati gli scioperi in atto, per
gli altri decreti daremo il nostro consenso,
sia pure un consenso non molto sentito.
Non possiamo discutere infatti della con-
versione di questi decreti senza collocarli
nel quadro generale dello stato della scuola.

Dopo 25 anni di prevalenza di Ministri
democristiani e di pratico abbandono del
settore della scuola non possiamo non ri-
cordare che nelle ultime legislature abbia-
mo sentito da parte di diversi Governi, e
specialmente da quelli che si contraddistin-
guono e che sono ispirati alla formula di
centro-sinistra anche quando in realtà Sii
trattava di Governi monocolore, ripetere che
ad esempio la terza legislatura doveva es-
sere la legislatura della scuola; poi dal mini-
stro Gui abbiamo sentito dire che la quarta
sarebbe stata caratterizzata dalla J:1iforma
della scuola in tutto l'arco di essa (scuola
primaria fino all'università) e ricordo il mi-
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nistro Gui in quest'Aula prendere solenne
impegno che la riforma universitaria sareb-
be stata approvata ed avrebbe risposto a
tutte le esigenze.

Tale riforma però fu poi abbandonata dal-
la Democrazia cristiana, dai componenti le
delegazioni dei Partiti al Governo, perchè
non rispondente alle esigenze di tutte le
componenti universitarie.

Riforma poi della scuola media inferiore
e abbandono completo della riforma di quel~
la media superiore con quel iato, quel di~
stacco che ancora oggi pesa sulle sorti della
scuola. Ed ancora, andando a ritroso nel
tempo, i,l piano decennale, abbandonato
successivamente. Sentimmo il Presidente
del Consiglio, onorevole Fanfani, richiamar~
si alle lacrime delle madri che sarebbero
state asciugate da queste riforme della De~
mocrazia cristiana, perchè la legislatura sa-
rebbe passata nella cronaca politica come
la legislatura della riforma della scuola.
Niente di tutto questa. Sono passati anni,
siamo arrivati al 1970 ed alle agitazioni di
tutte le componenti della scuola e del set-
tore universitario, siamo arrivati ad azioni
di guerriglia all'interno delle università e
della scuola, non ancora sopite malgrado le
promesse, che nan sono state mai mantenute.

Nan possiamo quindi, sia pure danda il
nostro consenso ad alcuni di questi provve-
dimenti, nan manifestare la nastra perples~
sità per i due provvedimenti che vi ho det~
to e non callocarli ~ ripeto ~ nel quadro
generale di abbandano nel settare della
scuola.

Oggi la formula di centro-sinistra dimis~
sionaria, inerte, inesistente non può che rac-
cagliere i cocci dei guasti prodotti negli
atta anni della sua esistenza e deJle nove
crisi di Governo che hanno caratterizzato,
come avevamo da facili profeti aftermata
in questa e nell'altra Aula del Parlamento,
questo periodo. Ha raccolto quella che ha
seminato.

La storia delle ultime settimane la cono-
sciamo per averla sofferta insieme a tutta
la scuala italiana: mentre le canfederazioni
sindacali, la CGIL, la CISL e la UIL (la co-
siddetta « Triplice)}) da una parte e la CI-
SNAL dall'altra recepivano tale impastazio-

ne, revocavano il lara sciopero, i sindacati
autonomi della scuola nan cessavana l'agi-
taziane.

La situazione si faceva sempre più preoc~
cupante, finchè il Governo decideva di ema-
nare un provvedimento di emergenza, ora al
nostro esame, concernente le norme per gli
scrutini finali e gli esami negli istituti se~
candari. Un provvedimento indubbiamente
punitivo nei confronti del corpo direttiva e
docente della scuola che suscitò gravissi~
ma perplessità e profonda emozione non solo
tra gli insegnanti.

Tale decreto~legge, decisa dal Governo
dopo un vertice dei partiti di centro~sinistra,
mirava con soluzioni definite eccezionali a
fare concludere malgrado la sciopero sin-
dacale, in particolare decisa dai sindacati
autonomi, il presente anno scalastico. Era
evidente che si trattava di misure di emer-
genza che avrebbero provocato ingiustizie
logicamente e moralmente intollerabili per
milioni di studenti e segnato la fine per la
scuola italiana di quel residuo di serietà e di
prestigio che finora a prezzo di sacrifici pre-
sidi e professori hanno strenuamente difeso
nell' opera quotidiana.

Basta pensare al disagio che sarebbe de-
rivato agli stessi studenti per il fatto che i
giudizi sui giovani, eon l'applicazione del
decreto~legge, sarebbera stati dati da estra-
nei, cioè da persone che non avevano se-
guito il loro iter di studio durante l'anno,
conascendone così la personalità, il livello
di preparazione.

Ma, anarevoli colleghi, c'è veramente di
più. Qui si pone il problema di una gravità
eccezionale della situazione che noi stiamo
attraversando e della funzionalità del Par-
lamento di fronte alla volontà espressa dalle
categorie, rappresentate o no dalle associa~
zioni sindacali. Quando noi diciamo che la
« Triplice)} sindacale da una parte e la CI-
SNAL dall'altra hanno impasto determinate
soluzioni, che possiamo anche condividere,
noi ci dobbiamo porre il problema della
funzionalità del Parlamento. Quanda noi
vedi ama che per far cessare uno sciopero
e per venire incontro alle esigenze delle
componenti della scuola si prendono dei
provvedimenti secondo determinate richieste
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e che, non ottenendo che questi provvedi-
menti soddisfino alle esigenze, si propone un
sistema antisciopero, noi ci dobbiamo ancora
porre un'altra questione ben più profon-
da: se il sistema di provvedere assertiva-
mente, nell'interesse della scuola, a ren-
dere inconsistente, inefficace, non incisi-
vo lo sciopero delle componenti, almeno
per quanto concerne i docenti, della scuo-
la, non ponga il problema se non sia ve-
nuto veramente il momento, come da questi
banchi più volte abbiamo detto, di attuare
la Costituzione. Oggi i socialisti, i comu-
nisti, la sinistra indipendente e soprattutto
gran parte della Democrazia cristiana ri-
tengono che l'articolo 39 della Costituzione
si riferisca nel suo contenuto a istituti or-
mai tramontati ~ i cosiddetti ferri vecchi
~ e ricordo che l'onorevole Sullo, Ministro
del lavoro, alla Camera dei deputati ebbe a
dire qualche anno fa che l'abbandono da
parte della Democrazia cristiana dell'attua-
zione della norma contenuta nell'articolo 39
della Costituzione non era dovuto ad una
mancanza di zelo, non era dovuto ad una
carenza di cura nel comporre tutte le que-
stioni che scaturivano dalla mancata attua-
zione della Costituzione ma era una precisa
scelta della Democrazia cristiana. Se è una
scelta della Democrazia cristiana e se è aper-
tamente ed assertivamente una scelta del
Partito comunista, una scelta del Partito
socialista, ci dobbiamo porre anche questo
problema. Onorevoli colleghi, non è possi-
bile, a nostro avviso, non attuare la Costi-
tuzione in questo che è il cardine del fun-
zionamento della Costituzione stessa; dico
cardine di funzionamento anche per quanto
concerne il regolamento dello sciopero; e
io nego al Governo nel sistema il potere,
almeno sotto il profilo delle opportunità, di
stroncare uno sciopero con i mezzi che
ritiene opportuni come, nel caso, aprendo le
porte della scuola a degli estranei adottando
non provvedimenti che soddisfino le esigen-
ze ma cercando il sistema di ottenere que-
gli obiettivi che lo sciopero in atto non
permetteva che si ottenessero. Onorevo-
le Ministro, o il sistema si attua in
ogni caso o il sistema non è in armonia con
la Costituzione che prevede e tutela il di-
ritto di sciopero. Perchè per la scuola sì

e per i netturbini no? Perchè, onovevole Mi-
nistro, l'ese'rcito, la polizia o volontari non
sono stati incaricati di pulire la città di
Roma quando con lo sciopero dei nettur-
bini le strade venivano inquinate, ornate,
vorrei dire con parola meno adatta, di tutti
i rifiuti della città? Perchè si è voluto rispet-
tare e tutelare il diritto di sciopero fino alle
estreme conseguenze lesive? Cioè rispettare
il diritto che una categoria aveva di porre
in essere una sua protesta di carattere sin-
dacale nelle forme previste dalla Costitu-
zione? E perchè per il settore della scuola
invece si è voluto intervenire con un si-
stema drastico nei confronti di una ca-
tegoria che parimenti richiedeva alcuni prov-
vedimenti usando del diritto di sciopero
previsto e tutelato dalla Costituzione della
repubblica? Onorevole ministro, quando
noi ci troviamo di fronte a dei decreti-legge,
a parte la forma del decreto-legge che ormai
è diventato il mezzo ordinario per cui per-
sino per una moneta commemorativa da
1.000 lire si arriva al decreto-legge, vera-
mente non si capisce dove siano le premesse
costituzionali dell'articolo 77: non c'era in-
fatti nessuna speciale urgenza di usare quel
procedimento legislativo, dai costituenti ri-
tenuto una legge non formale ma un prov-
vedimento di carattere amministrativo con-
cepito come intervento in caso di calamità,
in casi eccezionali. Così è stata concepita
l'eccezione del decreto-legge al procedimen-
to legislativo ordinario. E d'altra parte in
quest' Aula è stato inutile sollevare questa
eccezione perchè tutte le parti politiche, ad
eccezione della nostra, hanno recepito il si-
stema del decreto-legge. Ma qui si pone un
grosso problema: il Parlamento, l'Esecutivo
attraverso il decreto-legge debbono atten-
dere ad esaminare le questioni quando sia-
no imposte anche con la violenza, con la
vivacità (usiamo questo termine) con cui
vengono poste da parte sindacale? E
solo allora il Parlamento e l'Esecutivo
con l'urgenza del decreto-legge devono prov-
vedere, quando buon sistema di governo
della cosa pubblica sarebbe poter prevedere
il soddisfacimento delle esigenze così che
il Parlamento, sia pUl'e ascoltando la parola
delle associazioni sindacali, abbia la possi-
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bilità, attraverso i mezzi normali, con i,l
procedimento legislativo ordinario, di tu-
telare il pubblico bene attraverso quei prov-
vedimenti che compongono le vertenze che
si presentano.

Altrimenti, onorevole Ministro, noi sare-
mo di fronte al completo svuotamento del
Parlamento, alla sua rinunzia anzi diser-
zione dalla funzione che gli è propria. Si
pone in frenetica attività solo nel momento
in cui, da parte delle componenti della so-
oietà, i problemi vengono non solo presen-
tati alla sensibilità dell'opinione pubblica,
ma imposti attraverso l'attività sindacale,
o scioperi che secondo la Corte costituzio-
nale dovrebbero ritenersi illegittimi, attra-
verso cioè l'imposizione da parte delle as-
sociazioni sindacali.

In questo modo, onorevole Ministro, si
viene a svuotare l'azione dell'Esecutivo con
provvedimenti dettati dalla necessità di ve-
nire incontro non più alle esigenze della
categoria, ma dell'ordine pubblico, che è cosa
ben diversa. Il Parlamento entra in funzio-
ne solo quando questi problemi vengono
presentati dall'Esecutivo come provvedimen~
ti-rimedio di urgenza, non come soluzioni
nell'interesse della categoria in armonia con
gli interessi dello Stato; sempre per venire
incontro ad una esigenza di ordine pubbli-
co, intendendo per esso non solo la quiete
della piazza ma il normale ftillzionamento
di tutti gli organi amministrativi dello Sta-
to, compreso, come in questo caso, il fun-
zionamento della scuola.

Ecco il grosso problema che si pone al
nostro esame. Per il resto, la questione del
carattere amministrativo dei vari decre-
ti-legge, il decentramento dei poteri da-
ti ai provveditori agli studi, la delega
del provveditore agli studi anche ai capi
di istituto, tutto questo passa in secondo
ordine perchè ha carattere sostanzialmente
amministrativo; però questi provvedimenti
sconvolgono tutta la concezione ordinaria
del funzionamento della scuola. Si può in-
fatti arrivare alla discriminazione e all'abuso
nonchè al governo della cosa pubblica attra-
verso provvedimenti che non hanno in pra~
tica controlli nè da parte del Parlamento,
nè da parte degli altri organi dello Stato

e che vengono delegati ad organi decentrati
che non potranno mai rispondere del pro~
prio operato, perchè si tratta di casi singoli
e periferici.

Ma venendo in modo specifico al proble-
ma dell'efficienza della scuola, noi ci siamo
posti una grossa questione. L'anno scorso su-
scitarono critiche due colpi di mano dema-
gogici, avventati: la sperimentazione della
nuova formula per l'esame di maturità, in
cui si inserì anche l'abilitazione professiona-
le e la possibilità dI iscrizione a qualsiasi
facoltà universitaria per tutti i diplomati
di scuole secondarie superiori.

Il risultato è stato che ~ non a causa
del provvedimento al quale non solo abbia-
mo dato il nostro voto favorevole, ma nel
quale ci siamo inseriti tra i presentatori ~

l'università è rimasta scardinata perchè la
scuole media superiore non è stata adeguata.
Questo è stato il vero motivo per cui non
ha funzionato il provvedimento che sulla
stampa è stato criticato e di cui noi ci ono~
riamo di essere tra i presentatori.

Quel disegno di legge, oggi legge dello
Stato, presupponeva in armonia con le pre-
cedenti riforme che le scuola media supe-
riore fosse adeguata, mentre qui abbiamo
solo una scuola media inferiore riformata
in un modo di cui non siamo soddisfatti.
Pure era una riforma e come tale chiedeva
che si proiettasse negli istituti fino alle so~
glie dell'università!

Non so se ella, onorevole Ministro, ne sia
responsabile, però ne sarà certo responsa-
bile il Governo dei 101 giorni ~ quando lo
dicemmo all'onorevole Rumor ci sbagliam-
mo di un giorno ~ che era stato presentato
alla Camera e ha ottenuto la fiducia unica~
mente perchè fosse lo strumento per la ri~
forma regionale, mentre tutto il resto è ri-
masto lettera morta, compresi i problemi
della scuola, malgrado le affermazioni del
Governo, malgrado le affermazioni, nelle pre-
cedenti comunicazioni, del Governo Rumor,
dei precedenti Governi Moro, dei precedenti
Governi Fanfani, senza escludere i vari Go-
verni estivi Leone che proponevano al Par-
lamento l'universo mondo.

Quindi il presupposto dello scardinamen-
to è la mancata attuazione della riforma
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della scuola secondaria superiore. È dal
1962 che questi problemi si pongono e ven~
gono ripetutamente posti all'attenzione del
Parlamento come prioritari senza essere mai
risolti. Si parla di motivi pedagogici, sociali,
didattici, di tempi maturi, di esigenze av~
vertibili, di istanze di sperimentazione, di
strategia dell'attenzione ~ non della ten-
sione ~ di questi problemi: sono tutte for~
mule che coprono il vuoto assoluto .attra-
verso cui è ruotata la formula di centro-
sinistra, organico o disorganico, che ha pro~
dotto Governi che sono rimasti inerti di
fronte a tutti i problemi.

Due esempi, onDrevole Ministro: 1) il
provvedimento che è passato nella cronaca
politica come « il provvedimento o circolare
dei tutti promossi », che ci ha ricordato
la visita di Carlo V a Genova insieme ad
Andrea Doria (vos omnes marchiones e to-
dos caballeros).

Signor Presidente, so bene che ruit hora
e sono ben lieto di giungere alla conclusione.
(Interruzione del senatore Russo. Richiami
del Presidente).

Dicevo, due esempi. Questa dI'colare di~
mostra lo scardimento della scuola; gli
studenti della scuola media che hanno se-
guito questa via sono passati nella cronaca
come i «misasini »; per carità, onorevole
Ministro, nDn vi è nessuna offesa: è la cro-
naca politica che così li indica. Ma questo
è stato a loro danno perchè, per esempio,
mi consta che le grandi aziende ~ e consta
anche al Ministro certamente ~ valutano i

titoli di studio non secondo i risultati ma
secondo l'epoca, secondo la data di essi.
Pertanto noi abbiamo creato degli spostati
all'interno della scuola e degli spostati nella
vita: questo è stato il risultato.

Secondo episodio: la riforma universita-
ria da cui siamo ancora ben lontani, mal~
grado gli sforzi, malgrado l'assidua fatica
del Presidente della Commissione che in
ogni caso, di vacanza del Senato o di piena
attività del Senato, ha convocato continua~
mente tutti i membri e si è tenuto a dispo-
sizione continuamente con una fatica ed
una cura che gli Ifanno veramente onore.
Malgrado questo, ripeto, onorevole Ministro,
siamo ancora ben lontani dall'attuazione di

questa rifDrma che è un'esigenza assoluta
per venire incontro alle necessità del mondo
universitario.

Di fronte a questi gravi problemi cui mi
sono riferito, i disegni di legge di conver~
sione dei noti decreti-legge rappresentano
ben poca cosa perchè hanno un contenuto
di carattere amministrativo e di velleità di
decentramento o di volontà di adeguamento
al nuovo sistema regionale, alla nuova ar~
chitettura dello Stato prima che le Regioni
esistano nella realtà; e soprattutto sono det-
tati, ripeto, non con la mente rivolta al bene
della scuola, ma da stati di necessità frutto
della incomprensione e di carenze prece-
denti.

Onorevoli colleghi, ritengo che il colloquio
con il Governo, la dialettica con esso sia
ormai inutile in questo momento perchè il
Governo nDn esiste più; non esiste più per~
chè dimissionario e perchè è stato accertato
ormai il decesso della formula di centro-
s1nistra. E pertanto non solo vi è una caren~
za di Governo, ma vi è stata anche vanifica-
zione della formula politica. Il « caro estin~
to» ancora è presente in quest'Aula e cerca
di portare ancora il suo contributo, ripetia~
mo negativo, alla soluzione di questi pro-
blemi. Noi ne prendiamo atto. Diamo il no~
stro voto favorevole ad alcuni provvedimen~
ti che sono stati voluti anche dalla CISNAL.
Daremo il voto contrario ai due ultimi prov~
vedimenti perchè li riteniamo veramente
espressione di un decadimento del costume
nella valutazione dei problemi della scuola.
Grazie, signor Presidente.

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Bloise. Ne ha facoltà.

* B L O I SE. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, signor Ministro in un'Aula
preoccupata e distratta da altri motivi più
gravi, questa discussione trova pDCOspazio
e rischia così di collocarsi fuori posto. L'im~
provvisa crisi di Governo ha tolto a questa
discussione oltre che l'interlocutore valido
anche il riferimento politico più generale
che doveva essere il disegno di legge delega
per lo stato giuridico. Era ed è quello il
problema centrale che è stato ed è alla base
delle lotte sindacali. Se la discussione di que-
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sti pravvedimenti fasse avvenuta contempa-
raneamente alla presentaziane del disegna di
legge per la stata giuridico, farse anche essi
si sarebberO' messi in un cantesta più pO'si-
tiva. Ora invece siamO' all'interna della spira-
le dei pravvedimenti settariali che ha ca-
ratterizzata la palitica scalastica di questi
25 anni, se si fa ecceziane della riforma
ddla scuala media rimasta peraltrO' incam-
piuta.

la nan sa se tra tutti gli altri mativi nati
e nan nati delle dimi,ssioni impravvise del
presidente Rumar ci sia stata anche questa
nodO' dei prablemi della scuala, un nada che
bisagnava sciogliere. Strana è che un Pre-
sidente del Cansiglia si affacci alla tele-
visiane per rivalgere un appella al car-
pO' dacente e per assumere impegni pre-
cisi e dopO' pO'chi giarni si dimetta,
lasciandO' casì il Paese in questa pau-
rasa crisi. EranO' maturate due grasse sca-
denze: la presentaziane entra il 10 lugliO'
del disegna di legge delega per la stata giu-
ridica e !'invia in Aula, dapa un annO' di ap-
prafondito esame in sede referente nella 6"
Commissione, della riforma universitaria.
Erano le prime due risposte politiche al
monda della scuola: la prima dopo tanti
anni diretta al corpo docente, la seconda al
mondo universitaria. Lo stato giuridico de-
gli insegnanti significa sviluppo e consalida-
menta della democrazia nella scuola, su-
peramenta dei vecchi schemi che nan ri-
spondono più alile esigenze di rinnavamen-
tache premano da fuori; un moda nuovo
di cancepire e organizzare gli indirizzi del-
la scuola italiana. È qui che si misureranno
in senso avanzato o meno i rapparti tra la
scuola e h società, rapporti che in questo
mO'mento sano strozzati.

La riforma deH'università è il momento
essenziale per creare una struttura e per
creare dei cantenuti che debbonO' essere al-
la base di una cultura oritica, di una ricer-
ca effettiva di rapporti non più feudali di
collaborazione tra docenti e studenti. Pur-
troppo questi due provvedimenti ancora una
volta rimangono così per la strada. Quel che
è rimasto conta relativamente. Io mi pon-
ga respansabilmente nella pasizione della
maggioranza che pure ha deciso questi prav-

vedimenti. Ma non posso tacere su alcune
perplessità e preoccupazioni. La prima do-
manda che mi pongo criticamente è questa:
era proprio necessario ricorrere ai decreti-
legge? H Governo ha agito paliticamente
bene? Io credo di no, ed esprimo il mio
pensiero personale. Si è drammatizzato mol-
ta sulla situazione della scuola, come se do-
vesse avvenire una nuova apoca:lisse; in-
vece la situaziane era preoccupante, ma non
fino a questa punto. Bisagnava evitare prin-
cipalmente uno scontra con un corpo docen-
te che ha tanti meriti in questo nostro Paese
e bisognava pensare anche che a mante delle
agitazioni dei docenti ci sono delle cause.
Un anno fa, senza andare lontano, si è ve-
rificata la stessa casa, ciaè una minaccia
di blocca degli esami e degli scruti-
ni. In quell'occasione si è fatta pure ap-
pello al senso di respansabiHtà dei dacen-
ti, i quali hannO' dimastrato sensibilità, re-
sponsabilità, buan sensO'. Il paochetto degli
impegni, il pre-ruola, la situazione dei nan
di ruolo, il decentramenta, la stato giuri-
dico, tutta questo è rimasta un pacchet-

tO' di cose non realizzate. Gli impegni non
sona stati mantenuti ed ara ci siamo mera-
vigliati eccessivamente per la scoppia tu-
multuoso, che nan possiamo giustificare ma
che dobbiamO' anche capire, che c'è stata
nel campo della scuala. I dacenti sana
tornati in agitaziane ed hannO' chiesta il ri-
spetta degli impegni dellO giugno del 1969.
E tutti i sindacati sono stati d'accardo. Il
discorso se alcuni sindacati hanno agito
bene o male è anche da tener presen-
te ma non cambia le cause che hanno
determinata 1e agitaziani. Semmai alcuni
sindacati hannO' strumentalizzata alcune ri-
chieste settori ali per fini di proselitisma;
semmai i sindacati hanno inserito richieste,
come quella dell'acconto, che è un falso prO'-
blema, perchè non è con racconto che si fa la
palitica scolastica. Ebbene io critica il com-
portamentO' di questi sindacati, ma fanda-
mentalmente una parte delle richieste era
giusta e andava vwlutata in tempO' appor-
tuna. Abbiamo ora scaperta, d'imprav-
visa, la vocazione carporativa dei sindacati
dell'intesa, abbiamO' scoperto solo oggi che
c'è un sindacalisma scolastico delle confe-
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derazioni e c'è un sindacalismo scolastico
dell'intesa.

Io non ho particolari motivi di predile-
zione per alcuni sindacati, ma non abbiamo
Iforse sbagliato e non sbagliamo quando
alimentiamo una contrapposizione di sin-
dacati? Non abbiamo forse sbagliato e non
sbagliamo quando faociamo capire che sia-
mo disposti a trattare con le Confederazio-
ni e non con gli altri sindacati autonomi?
Non dovremmo forse spingere, signor Mini-
stro, tutti i sindacati a trovare un'unità per-
chè questa sola è la garanzia di avere un in-
terlocutore valido e non condizionato da fi-
ni che sindacali non sono? Chi ha trattato,
chi ha incoraggiato la politica settoriale dei
sindacati autonomi? Nel passato chi sono
stati gli interlocutori? Chi ha sostenuto e
ispirata questa sindacalisma della scuola?

Creda che bisagnerà rimeditare critica-
mente sui l'apparti tra i sindacati e che bi-
sagnerà spingerli a rettificare alcune ten-
denze carparative che si vanna manifestan-
da sempre più, che bisagnerà iniziare un
discorsa nuava che veda una callabaraziane
tra sindacati e Gaverna: è un problema che
ci paniama nan sOlla per i sindacati della
scuala, ma per tutti i sindacati.

Farse che nan abbiamo espressa e nan
esprimiama critiche alle stesse Canfedera-
ziani per l'attuale situaziane generale? È in
questa accresciuta maturità che si ripra-
pangana aggi i l'apparti can i sindacati.

In merita ai decreti ha pOlche case da di-
re. Mi riferirò prima ai deoreti nn. 384 e 393
che riguardana narme per gli scrutini e gli
esami. Secanda me è stata una ,rispasta sba-
gliata ad una pasiziane sbagliata dei sin-
dacati. Nan è tanta il provvedimenta che
ha destata preaccupaziani, quanta la ten-
denza: nel momenta in cui si pone in di-
scussiane il diritta allo sciapera, nan si è
tenuta presente che si andava ad umiliare
un COll'pOiinsegnante che pure ha data un
casì grande con tributa pasitiva in questa
nastra Nazione, non si è tenuta presente
che prapria nel campa della scuola, dave
tutta è fandata sul cantributo persanale di
capacità e di esperienza, non era passibile
usare la maniera farte.

Già alcuni provvedimenti ci avevana fat-
ta perdere un certa credito e ci avevana fat-
ta apparire quanto mena cOlme sastenitari
di una scuala facile ed allegra: il decreta
sugli esami di maturità, l'invita a pramua-
vere nelle classi del bfennia hanna creata
una certa canfusiane ed hanno aHmentata
anche quella tesi, che si va partanda avanti,
secanda cui da qualche parte si VuOile di-
struggere il valare culturale della scuola.

C'è stata un pOI' di impravvisaziane che
ha fatta nascere ingiustamente la riserva
mlentale sugli indirizzi che abbiama seguita
e che vagliama seguire per la scuala. Perciò
bisagnava dar prava di maggiare campren-
siane degli atteggiamenti del COll'pOidocen-
te, bisagnava dare atta dell'alta sensibilità
delle Cammissiani pubblica istruziane della
Camera e del Senata, cui si deve se il di-
scarsa can i,l manda della scuala è stata
salvata ed è stata ripresa. È necessaria una
rimeditaziane su tutta, cOlme è necessario
che i sindacati facciana una palitica scala-
stica e nan carparativa.

Per quanta mi riguarda, vOlta la conver-
siane in legge dei due decreti per caerenza
can gli impegni palitici del mia Gruppa, ma
anestamente deva dire che nan ha candivi-
sa nè ilricarsa alla ìfarma del decreto-legge
nè la sostanza dei decreti stessi.

Varrei fare ara qualche cansideraziane
sugli altri decreti, su quella n. 367 che ri-
guarda il casiddetta decentramenta. La sa-
stanza è giusta, era però oppartuna un de-
creta-legge quanda un disegna di legge già
presentata da me, dai senatari Arnane, La
Rasa, Castellaccio, Celidonia e Bardi era
all'ordine del giorna della 6a Cammissiane
della pubblica istruziane? Nan era più ap-
partuna che si seguisse celermente la via
ardinaria? Si è lasciata capire che si è trat-
tata farse di inadempienza dell'argana legi-
slativa, che forse era la Cammissione che
nan trovava il tempa a la volantà per por-
tare avanti questa iniziativa legislativa, ep-
pure ciò non è vera perchè in Cammissiane
ci siama sempre sentiti rispandere dal Go-
verna che la 6a Commissiane doveva discu-
tere salamente la rifarma universitaria. Ca-
sì abbiama lasciato accumulare questi prov-
vedimenti che sarebbera anche patuti an-
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dare avanti senza aspettare che la questio-
ne fosse drammatizzata in questi ultimi mo-
menti.

Per quanto concerne il decreto n. 368 con-
cernente modifiche alla legge n. 282, anche
qui riconosco che la sostanza è giusta ma
io mi chiedo se esso era giusto ed oppor-
tuho. Al Senato già era stato presentato un
disegno di legge 1'11 maggio 1970, il quale
era stato assegnato in sede deliberante:
perchè si è dovuti ricorrere al decreto-
legge?

Per quanto concerne i motivi di queste
modifiche ha detto molto bene il senatore
Spigaroli il quale ne ha spiegato le ragioni ed
ha anche aggiunto che è necessario portare
altri correttivi alla legge n. 282.

Per quanto riguarda il decreto n. 370 nes-
suno nega che si tratti di un fatto .importan-
te. Del resto per gli altri impiegati dello Sta-
to già esisteva questo riconoscimento ed es-
so non costituisce una novità poichè se ne
discute dal 1961. Anche a questo proposito il
22 gennaio 1969 era stato presentato un dise-
gno di legge dal senatore Spigaroli e da altri
senatori per il riconoscimento del servizio
prestato non di ruolo. Io desidero fare sO'lo
una considerazione: anche per questo rico-
noscimento si è creato un congegno mac-
chinoso che presenta molti difetti e che la-
scia fuori, ad esempio, gli ispettori, il per-
sonale non insegnante ed altre categorie.
Questo comunque costituisce un fatto mar-
ginale ed io vOI1reifare osservare che quando
si adotta un provvedimento bisogna cerca-
re di pensare alla generalità dei casi, senza
creare delle disparità che poi rendano neces-
sario il ricorso a dei correttivi modificando
quanto si è fatto il giorno prima.

Ad esempio ho ricevuto, cO'me tutti gli al-
tri colleghi della 6" Commissione, alcune no-
te della SNAFRI e della CISL che pongono
una serie di problemi per quanto concerne il
pre-ruolo. Mi rendo conto che non è possi-
bile modificare in questa sede il decreta al
nostro esame per i motivi che sono stati espo-
sti ed anche perchè ormai si sono create del-
le attese nel Paese. Desidero però rilf'vare
~ io sono giovane di questo Parlamento e
parlo per la mia esperienza di due anni ~

che noi abbiamo sempre legiferato sotto
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pressioni esterne, in considerazione di at-
tese che ci sentiamo responsabilmente im-
barazzati a deludere. Pertanto viva è la
preoccupazione di far passare un provvedi-
mento, pur con tutte le riserve e pur pro-
ponendoci in seguito di prendere adeguate
iniziative legislative per modificare ed evi-
tare alcune sperequazioni.

Mi riferisco, come ho detto anche poc'an-
zi, ad esempio ai direttori didattici; l'arti-
colo 8 del decreto-legge rende inoperaJ;lte il
beneficio limitatamente al personale diret-
tiva riconoscendolo ai soli fini econamici.
Inoltre al secondo comma dello stesso arti-
colo si dice che il beneficio potrà essere ap-
plicato a richiesta nella classe di stipendio
successiva alla prima mentre è abbastanza
nota che i direttori e gli ispettori godono di
una sola classe di stipendio.

Non aggiungo altro per quanto riguarda
questo decreto-legge, anche se ci sarebbero
da Ifare altri rilievi per il modo in cui esso
è stato steso e per le manchevolezze che
contiene.

Anche sul decreto-legge n. 366 desidere-
rei fare le solite osservaziO'ni. Già la Camera
dei deputati, più esattamente ,l'8a CammiÌs-
sione, stava discutendo da tempo quest'ar-
gomento in un oomitato ristretto che aveva
svolto un lavoro serio ed era giunto a certe
conclusioni, anche se non ufficiali. Perchè
non si è andato avanti per questa strada?
Si è voluto ricorrere anche qui al decreto-
legge, che tuttavia presenta anch'esso mol-
te manchevolezze. Si è fatto uno stralcio
ma si è lasciata indietro la parte principale.

Anche per il problema dei non di ruolo io
devo dire che ce ne siamo accorti con molto
ritardo, ci siamo accorti di questi non di
ruolo quando è nato lo SNAFRI. Tutti lo
abbiamo guardato con diffidenza per il mo-
do chiassoso e farse scomposto con cui sor-
geva, però esso poneva dei problemi seri.
Questo sindacato si è organizzato, e adesso
dobbiamo riconoscerlo, dobbiamO' trattare,
mentre prima abbiamo cercato di non di-
scutere. Dobbiamo considerare i problemi
che esso ha posto per i non di ruolo.

Le richieste di un anno fa erano anzi di
meno di quelle che sono venute fuori oggi.
È chiaro infatti che tutti i sindacati vengo-
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no presi da quelle che sono le spinte dei
propri iscritti e quindi. avanzano sempre
più richieste. Ma per quanto riguarda i
problemi dei non di ruolo, anche su questo
vedo che molti colleghi hanno una crisi di
coscienza quando si parla di questi vecchi
sistemi di selezione, quando si parla del-
l'abilitazione, quando si parla dei concorsi,
come se si valessero abbattere queste cose
per creare una scuola facile. L'intento è in-
vece di ammodernare questi sistemi, di so-
stituire quelli invecchiati con altri nuovi,
che siano più adeguati, perchè tutti noi sia-
mo convinti, per esperienza personale o an-
che perchè abbiamo avuto contatti e l'abbia-
mo riconosciuto, che questi sistemi non ri-
spondono più a quello che è il proponimen-
to principale di avere una classe docente
aggiornata e che in sostanza sia anche pre-
parata ai nuovi compiti di questo mondo
moderno.

Noi non diciamo che per quanto riguarda
i problemi dei non di ruolo bisogna aprire
le porte a tutti quanti, ma diciamo solamen-
te che bisogna pagare questo debito che ab-
biamo contratto un po' tutti quanti. Quando
ci meravigliamo che ,insegnano i veteri-
nari e i farmacisti non ci chiediamo perchè
questo è avvenuto, chi ha permesso che que-
sto avvenisse. Quello che è avvenuto è avve-
nuto perchè in fondo non ci sono stati dei
provvedimenti subito, nel momento giusto,
per cercare di evitare ,la confusione che si
è creata nella scuola. Ma adesso noi siamo
al punto di pagare il debito che ab-
biamo contratto. È meglio pagarlo, que-
sto prezzo, per cercare di chiudere per sem-
pre questa partita e cercare di avviare la
scuola verso un ordinamento diverso che
tenga presente la realtà e che salvaguardi
la dignità e la serietà della cultura. È un
prezzo che oggi dobbiamo pagare, e non
possiamo andare in crisi perchè ci sono al-
cune cose oscure ~ ed io lo l1iconosco ~
in questo decreto-legge.

Per quanto riguarda il posto-orario cre-
do che siamo tutti d'accordo che il conge-
gno del posto-cattedra ormai non risponde-
va più a quello che è stato l'allargamento
sulla scuola. Il posto-orario viene anche qui
a creare nuove possibilità ~ non occupa-

zionali, in quanto semmai riduce le possi-
bilità occupazionali perchè, magari con sei
ore, con degli spezzoni prima si facevano
deHe nomine, mentre d'ora in avanti questi
spezzoni verranno incorporati e noi ridu-
ciamo all'inizio questi posti ~ e in fondo
andiamo a creare anche dei veri posti in
oI1ganico e non un appannaggio per presidi
e provveditori per fare la solita politica
clientelare, per accontentare un po' questo
ed un po' quello. Cioè noi portiamo tutti
in organico perchè così salvaguardiamo i
diritti di coloro che vengono nelle gradua-
torie.

Ma noi ci chiediamo questo: dato che
saranno eliminati tutti questi spezzoni
e saranno creati i posti-orario, i posti
saranno ridotti e, d'altra parte, entrerà in
vigore il giusto principio della non licenziabi-
lità; che cosa faranno aHara quelli che so-
no in soprannumero nella scuola, che cosa
dovranno insegnare? Dovremo cercare di
prendere immediatamente un'iniziativa per
vedere un po' come cercare di utilizzare
questo personale che resterà senz'altro pri-
vo di posto ma che non verrà licenziato e re-
sterà ancora nella 'Scuola. Quindi dobbia-
mo avviarci verso una scuola integrata,
dobbiamo cercare un pochino di pensare ~

pur nella confusione, nel disordine. nella con-
traddizione ~ ad avviare il discorso gene-
rale, cominciando magari in questo modo
disordinato ma cercando di 'porre quello
che è il problema della scuola integrata con
una sperimentazione, con tutti questi prov-
vedimenti provvisori che pongono un'altra
serie di problemi. Non è che riduciamo i
problemi quando noi prendiamo un proy-
vedimento: ogni provvedimento fa scatta-
re sempre questa spirale di altri problemi
che si sono accumulati che poi vengono
avanti e ci pongono altre domande ed altre
soluzioni. Anche per la riduzione del nu-
mero degli alunni bisognava fare un atto
di coraggio in più; è stato presentato un
emendamento che alla Camera dei deputati
è stato respinto. Ma io ritengo che il
limite dei 25 alunni non risponde soltan-
to al problema immediato di creare nuovi
posti, perchè altrimenti non faremmo poli-
tica ma opereremmo come un ufficio di col-
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IO'camentO'. Non è per questo, ma è in fon~
do per motivi didattici e pedagogici che tut~
ti quanti riconosciamo l'esigenza di ave,e 25
alunni in ogni classe, non solamente nell'ul-
tima classe, perchè questo è sbagliato da tut~
ti i punti di vista. Si abbietta che ci sono pro-
blemi finanzIari, ci sono problemi di aumen~
to della spesa ma non si devono fare le ri~
forme contando prima i soldi e poi facendo
la riforma perchè così bisogna adeguare la
riforma ai soldi che si hanno nella cassa e
non si fanno le riforme: finisce che succe~
de come per l'assegno di studio per gli uni-
versitari; abbiamo fatto quella legge per gli
assegni di studio, e abbiamo dovuto imme~
diatamente aumentare la spesa, pur sapen~
do, quando l'abbiamo fatta, che essa non sa-
rebbe stata bastevole. Se siamo consapevoli
di questo perchè dobbiamo ifar così? Siamo
consapevoli per esempio che per la riduzione
del numero degli allievi di tutte le classi a 25
ormai non passerà moho tempo, perchè
prenderemo iniziative, perchè ormai i tempi
sono maturi, perchè è giusto che sia così.
Perchè invece abbiamo voluto far così e poi
magari fra sei, sette mesi dovremo ricorre~
re ad un altro provvedimento, magari sot~
to la spinta della necessità? Anche per mo-
tivi di una certa dignità di organo legislativo
dovremmo fare prima noi, non dovremmo
aspettare sempre le sollecitazioni, perchè
poi ogni sollecitazione porta dei condizio-
namenti di quello che facciamo, anche per-
chè ognuno di noi è legato a queste pressio~
ni, è condizionato da quella che è la realtà
politica, dai rapporti in cui agisce.

La sospensione dell'abilitazione fa nasoe-
re giustamente molti dubbi; sospendiamo le
abilitazioni, è vero, però come si potrà fa-
re il concO'rso domani se non si può conse~
guire l'abilitazione? Cioè noi oggi sospen~
diamo l'abilitazione, però ci possiamo impe-
gnare? Oggi credo che nessuno, date le at-
tuali preoccupazioni per il futuro, possa im~
pegnarsi: non si può impegnare il Gover~
no, non si può impegnare nessuno; conside-

rando anche l'aria pessimistica che c'è in
quest'Aula e fuori di quest'Aula di un anti-
cipato scioglimento del Parlamento, nessu-
no di noi può assumere degli impegni.

Ma quando nasceranno le nuove tecniche
faremo una legge ponte per quanto riguar~
da i corsi abilitanti? Serviranno i corsi abi~
litanti solamente per quelli che sono lau~
reati oppure dovranno servire anche per
quelli che si laureeranno? Cioè in fondo vo-
gliamo esautorare la riforma universitaria
che stiamo preparando, o diciamo cbe ~

per quanto riguarda il futuro, per quanto
riguarda la laurea abilitante ~ il punto di
riferimento deve essere la riforma universi~
taria, mentre per questo periodo transitorio
dobbiamo fare una 'legge, dobbiamo cercare
di prendere dei provvedimenti o per far ri~
corso all'abilitazione o per abolire questa
abilitazione per far fare i concorsi senza
abilitazione col 20 per cento che rimane dei
posti non coperti, perchè 1'80 per cento vie~
ne riservato alla 831 e a tutte le altre leggi
che hanno accumuJato un sacco di doman~
de per !'inquadramento nei ruoli? Resta H
problema delle abilitazioni, dei corsi abili~
tanti, del come si faranno i concorsi. Questo
è uno dei punti più oscuri di questo decre~
to-legge; e ve ne sono anche altri che faran-
no nascere anche un'altra serie di proble-
mi, come il fatto dell'applicazione tecnica
a 16 ore, che magari incoraggerà tutti gli in~
segnanti di matematica ed anche altri a
chiedere questo; c'è una serie di cose che
farà nascere subito parecchi problemi.

Credo che in fondo possiamo oggi non es~
sere soddisfatti e però prendere atto così
di que1la che è la realtà. In fondo noi sap-
piamo che questi decreti-legge sono venuti
fuori dagli accordi che sono stati fatti con
i sindacati e noi siamo anche rispettosi di
questi accordi. Diciamo solamente che quan-
do si fanno gli accordi bisognerebbe stare
attenti in quel momento, quando si assu~
mano gli impegni, non quando si arriva in
Parlamento e ci si propone il dilemma di ri-
pudiare gli impegni che sono stati assunti
oppure confermarli. Bisognerebbe pensarci
in tempo oppO'rtuno quando si tratta con i
sindacati.

Ma io credo che in fondo la conclusione è
questa: anche nel pessimismo che pervade
questa nostra discussione per ,la preoc-
cupazione pO'litica fondamentale della cri~
si in cui è gettato il Paese, dobbiamo cer~
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care di proporci, almeno come fatto politico
generale, di riportare tutto in un piano or-
ganico. In sede di Commissione io sono stato
anche criticato per essermi fatto promotore
di alcune leggine, e qualche volta si è anche
ironizzato su questo. Riconosco che questa
non è la via giusta, ma io l'ho \fatto piutto-
sto per riparare ad alcune mancanze, perchè
in attesa che si faccia la legge generale ~ il
che ancora non si accenna a fare ~ mi pare
chiaro che non bisogna star fermi e che è me-
glio provvedere con una leggina ai problemi
ancora insoluti.

Il fatto che oggi queste leggine, su cui si è
tanto ironizzato, sono arrivate qui in Aula,
poichè tale in fondo è il contenuto dei de-
creti-legge al nostro esame, dimostra che la
sostanza di queste iniziative, prese da me e
da ailtri colleghi in questo periodo, era giu-
sta. Riconosco però che questa via è sbaglia-
ta e che bisogna riportare tutto in un pia-
no organico: occorre cioè un piano quin-
quennale della scuola che non deve però es-
sere un libro dei sogni (come altri piani so-
no finiti cO'I diventare nel nostro recente
passato) ma deve essere effettivamente la
guida politica d~lla scuola; nulla deve avve-
nire al di fuori del programma, ma tutto
deve essere realisticamente riportato in es-
so. Questa è la via giusta se vogliamo dare
ordine e contenuto alla nO'stra scuola e se
intendiamo veramente rinnovada.

Se ci sarà una ripresa di questa legislatu-
ra o se invece arriveremo alla sesta legisla-
tura non sta a me dido (le preoccupazioni
sono vive in tutti); ma, quinta o sesta legisla-
tura che sia, quello che conta è che alla ri-
presa dei lavori ci troveremo dinanzi agli
stessi problemi: ci troveremo di frO'nte al-
la questione dello stato giuridico; almeno
il Ministro ha dichiarato aHa Camera che
questo provvedimento era già pronto e che
doveva essere approvato dal Consiglio dei
ministri; ci troveremo di fronte alla rifor-
ma universitaria attualmente in Commissio-
ne pronta a venire in Aula; dovremo poi ap-
portare dei ritocchi a questa scuola media
e occuparci della riforma della scuola se-
condaria.

Ho letto la lettiera che il Ministro ha spe-
dito a tutti i colleghi della 6a Commissione

per prospettare alcune idee per la rHorma
della scuola secondaria, idee di indubbio in-
teresse che dimostrano però una volta di
più come noi dobbiamo correre ai ripari per
cercare di colmare il vuoto che rimane tra
la niforma della scuola media e la riforma
dell'università. Nel piano generale che dob-
Mama fare dovremo quindi riprendere il di-
scorso su questi principali problemi, in un
alima di fiducia politica che deve essere
riacquistato affinchè noi possiamo misurar-
ci con queste realtà.

Il Gruppo socialista ~ e conoludo ~ in
modo non burocratico oontinuerà ad appor-
tare un serio contributo origiiJnale, se possi-
bile, per la soluzione di questi problemi,
pronto come sempre ad una rimeditazione
critica sull'esperienza del passato, aperto al
colloquio con il mondo della scuola e oon
il Paese. Esso non intende chiudersi nella
strenua, burocratica e meocanica difesa di
quel>lo che è stato fatto, nè si limita a pro-
spettare alcune astratte possibilità, ma cer-
ca di mantenersi in questa sua pO'sizione di
disponibilità e di permanente colloquio con
l.e forze di questo nostro Padamento, al-
!'interno di quella coalizione che rispetta per
gLi impegni che ha assunto, ma non in modo
supino, bensì critico, polemico, che possa
suscitare nuove ~niziatJive atte ad apportare
un contributo valido anche alI di là dell'ac-
cordo che è stato fatto al vertice; un con-
tributo dinamico, che possa arricchire la
nostra attività.

Da questo punto di vi,sta, con le osserva-
:òioni che ho fatto a nome personale e a nome
del Gruppo socialista, io ritengo che per
quanto rigual1da questi deoreti noi dobbia-
mo passare alla conVlersione in legge, prima
di tutto perchè H momento attuale è tale
che, come dicevo all'ini:òio di questo mio di-
scorso, quest'Aula che oggi è deserta ma
che in fondo è preoccupata e distratta dagli
avvenimenti politici, poco segue questo pro-
blema della scuola; quindi vogliamo richia-
mare di più su di esso l'attenzione di un
Paese che sia più sereno, meno inquieto,
meno preoccupato della situazione politica.
Ci riservliamo di riaprire questo discorso
quando slarà possibi1e, facendo l'augurio che
si dacquisti la fiducia del Paese, che al Pae-
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se si dia un Governo ed anche una politica
che possa dare del:lel1isposte 311mondo della
scuola, che non si è fermato ma aspetta
un'altra serie di provVlecLimenti che dob-
biamo prendere in considerazione. Non ci
possiamo infatti accontentare oggi di que-
sti provvedimenti perchè sono parziali, mar-
gJinali e lasciano scoperti i proHemi generali.

Dobbiamo perciò J1iprendere il discorso
sui problemi generali e in quella sede dob-
biamo modificar,e alcune cose che pure oggi
votiamo, anche se non siamo convinN della
loro esattezza, per non fermare quello che
si è fatto. Nella consapevolezza della neces-
sità di alcune modifiche, affermiamo che
abb~amo fatto bene a fare così, pur con le
riserv'e che sono state fatte, perchè ci pro-
poniamo di ripl'endeIie il di,scorso in modo
giusto, riportando tutti i problemi nel pia-
no generale della scuola. (Applausi dalla si-
nistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

R O M A N O. Signor Presidente, onore~
vale rappresentante del Governo, onorevoli
senatori, se la delicata situazione politica e
la mancanza di un interlocutore valido non
avessero impedito un discorso più serio ed
approfondito, credo che questa sarebbe sta-
ta l'occasione opportuna per aprire in Parla-
mento un discorso più ampio sul1la necessità
delle riforme e sui problemi che travagli ano
la scuola italiana. Purtroppo dovremo limi-
tarci solamente ad esaminare h portata dei
disegni di legge ::he sono in discussione e
formuliamo già da adesso l'augurio per il
futuro che l'occasione non possa mancare
per aprire in Parlam1ento un dibattito ampio
e approfondito su tutti i problemi della
scuola.

Riteniamo che lo sciopero degli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado abbia avu-
to grande valore per aver richiamato, di fron-
te al Paese, la responsabilità dei gruppi di-
rigenti della politica italiana e del Gover-
no italiano per le inadempienze di anni e la
necessità di promuovere rapidamente quel-
le riforme che il Paese si attende dal Par-
lamento.

Parlavo di responsabilità della maggio-
ranza e mi pare che queste esistano e sia-
no profondamente gravi perchè esattamen-
te un anno Ifa, il 10 giugno 1969, l'onorevole
Ferrari-Aggradi arrivava nell'Aula del Se-
nato e con tono trionfalistico annunciava la
sospensione della minacciata agitazione de-
gli insegnanti che volevano rinviare gli esa-
mi e gli scrutini al termine dello scorso an-
no scolastico. Quel Ministro, rispondendo
alle interrogazioni di tutti i Gruppi politici,
assumeva solennemente akuni impegni dei
quali voglio richiamare i più importanti.

Il primo punto del famoso pacchetto Fer-
rari-Aggradi riguardava la nuova disciplina
per il conferimento degli incarichi e delle
supplenze, cioè il problema dell'incarico a
tempo indeterminato, che mi pare sia la so-
la questione risolta nel corso di quest'anno
tra tutte quelle che erano state proposte al-
l'attenzione del Parlamento a seguito degli
accordi con i sindacati.

Il secondo punto riguardava il riconosci-
mento del servizio pre-ruolo, e fa parte dei
provvedimenti che abbiamo oggi in di-
scussione qui in Parlamento. Non starò ad
elencare, per motiVii di brevità, tutti i pun-
ti: mi riferirò solamente ai più importanti,
come per esempio a quello relativo alla nuo-
va legge per il reclutamento del personale
insegnante attraverso l'organizzazione di
quei corsi abilitanti di cui si è discusso a
lungo nell'8a Commissione della Camera
dei deputati e che è oggi materia tratta-
ta da uno dei decreti presentati in Parla-
mento per la conversione.

Punto estremamente importante, quello
relativo al nuovo stato giuridico. E l'onore-
vole FerraIii-Aggradi, dopo aver elencato qui,
nell'Aula del Senato alcuni dei temi più im-
portanti che sarebbero stati oggetto del
nuovo stato giuridico, assumeva solenne im-
pegno di presentare Il provvedimento rela-
tivo sotto forma di legge delega entro la fi-
ne dell'anno 1969. L'onorevole Ferrari-Ag-
gradi aveva concordato con i sindacati an-
che sulla necessità di mettere a punto sol-
lecitamente il disegno di legge di riforma
della scuola secondaria superiore. E, tra
l'altro, egli dava atto a tutti i sindacati del-
la scuola del senso di responsabHità che
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avevano dimostrato nella trattativa con
queste precise parole: «Io debbo dare atto,
e sOlno lieto di farlo dinanzi al Senato ita-
liano, del senso di comprensione e di re-
sponsabilità di cui i sindacati hanno dato
prova ».

Questo nella seduta della nostra Assem-
blea dellO giugno 1969. È passato più di
un anno da allora; e, di tutti i provvedi-
menti annunciati trionfalisticamente dal-
l'onorevole Ferrari-Aggradi ed oggetto di una
trattativa immediata e diretta tra il Go-
verno ed i sindacati, solamente quello re-
lativo alla riconferma dell'incarico è stato
oggetto di un disegno di legge approvato
durante quest'anno.

La responsabilità del Governo e della sua
maggioranza, dunque, appare grave soprat-
tutto per aver determinato quelle agitazio-
ni che i sindacati hanno promosso con lo
stesso senso di responsabilità che un anno
fa 1'onorevole Ferrari-Aggradi aveva ,loro ri-
conosciuto.

Nel giugno scorso si era creata, con il
blocco degli scrutinii e degli esami, una si-
tuazione particolarmente grave. Tra l'altro,
i provvedimenti antisciopero promossi dal
Governo avevano mobilitato non solamente
i sindacati deUa scuola ma tutte le organiz-
zazioni sindacali, le quali avevano protesta-
to e preparavano deUe agitazioni quando il
Parlamento opportunamente è intervenuto
attraverso una presa di posizione della 6a
Commissione del Senato e dell'8a Commis-
sione deHa Camera dei deputati. In quelle
riunioni, la maggioranza al Senato e tutta
la Commissione alla Camera dei deputati
approvarono un ordine del giorno cOIn il
quale si impegnavano a risolvere Irapida-
mente i problemi posti dai decreti.legge già
approvati e quelli post1i dallo stato giuridi-
co il cui provvedimento doveva essere pre-
sentato al Parlamento, secondo un impe-
gno del Governo, entro il 10 luglio.

Ecco perchè in Commissione e qui in Au-
la noi abbiamo affermato che, se questi
provvedimenti che sono sottoposti oggd al
nostro esame non dovessero essere rapida-
mente ,ratificati, il problema deHa credibili-
tà non riguarderebbe più solamente la mag-
gioranza, ma riguarderebbe il Parlamento

nel complesso, perchè il Parlamento, attra-
verso le sue Commissioni della pubblka
istruzione della Camera e del Senato, ha
assunto nei confronti degli insegnanti de-
gli impegni che noi intendiamo siano rigo-
rÙ'samente rispettatd.

Risolleviamo ancora adesso un problema
di credibilità del Parlamento, e lo sollevia-
mo nel momento in cui, da parte di quella
stessa maggioranza che è rimasta inadem-
piente per un anno agli impegni che aveva
assunto, vengono presentati degli emenda-
menti che noi proponiamo all'Assemblea di
respingere perchè i provvedimenti possano
diventare il più rapidamente pÙ'ssibHe legge.

Non si tratta, onorevoli colleghi, di cedere
a pressioni o, peggio, di cedere a minacce.
Qui si è sollevato da quaLche parte un pro-
blema di dignità del Parlamento nei con-
ifronti delle agitazioni Slindacali e delle pres-
sioni delle varie categorie. Il fatto è che que-
ste agitazioni noi nan dobbiamo vederle nella
loro fase finale, nella loro fase culminante;
e certamente voi sapete che ,la nastra parte
politica non ha condiviso la programmazio-
ne di uno sciopero ad oltranza che ledeva
gravemente gli interessi degli alunni e delle
loro famiglie. Bisogna esaminare questi prov-
vedimenti nella loro genesi, nelle cause che
li hanno provocati. Bisogna attribuire, pri-
ma che ai sindacati, la responsabilità a co-
loro che con H proprio comportamento han-
no creata le condizioni perchè si arrivasse
ad un'agitazione così grave.

Non abbiamo dunque ceduto a pressioni
o peggio a minacce. Qui si tratta di interve-
nire per dimostrare la capacità e la volontà
del Parlamento di promuovere quelle rifor-
me che sono alla base dello sciopero degli
insegnanti. Ed io rendo atto con soddisfa-
zione all'onorevole Ministro della lettera che
ha inviata recentemente alle organizzazioni
sindacali, e per conascenza a noi, nella qua-
le, proprio partendo dall'ultimo sciopero,
pone il problema della riforma della scuola
secondaria superiore come uno dei pro-
blemi che insieme aHa stato giuridico deve
essere affrontato rapidamente dal Parla-
mento perchè possa risolversi la situazione
di crisi che attualmente attanaglia la scuo-
la italiana.



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 16165 ~

24 LUGLIO 1970309" SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Noi non siamo di quelli i quali ritengono
che la scuola oggi sia sull'orlo del baratro,
che sia per andare in rovina. Coloro che par-
lano di studenti asini che vorrebbero esse-
re promossi in massa, probabilmente non
conoscono a fondo questi studenti, non co-
noscono la preparazione, la maturità di que-
sti giovani i quali potrebbero dare dei pun-
ti a molti anziani su determinate questioni
relative alla vita politica, alla vita sociale,
alla vita culturale del nostro Paese. Proba-
bilmente costoro conoscono soltanto quei
giovani dissennati che con spranghe di fer-
ro e con catene alimentano la malavita e il
sottobosco politico in una lotta di contesta-
zione, esterna aHa società, contro la Costi-
tuzione, contro il Paese, di provocazione
delle forze democratiche. E probabilmente
costoro avrebbero ragione quandorimpro-
verassero l'asine}1ia di questi gruppi che so-
no però estranei alla scuola italiana. Si trat-
ta dunque di intervenire oggi per promuove-
re quelle riforme che il Parlamento ha pro-
messo, che la maggioranza ha promesso
molte volte al popolo italiano, alla scuola
italiana, e che gli insegnanti hanno lunga-
mente atteso. Si tratta di conquistare oggi
alla causa della riforma i più larghi strati
dell'opinione pubblica e, nel caso della scuo-
la, gli insegnanti, gli studenti, le ,loro fa-
miglie.

In questo senso le prese di posizione dei
siindacati confederali sono estremamente
positive e significative perchè oggi sul pro-
blema della scuola non sono più impegnati
alcuni sindacati corporativi i quali riven-
dicano determinati diritti: oggi sul pro-
blema della riforma della scuola sono im-
pegnate le grandi organizzazioni confede-
rali dei lavoratori le quali raccolgono la
stragrande maggioranza, la quasi unanimità
dei lavoratori italiani. E questa presenza,
quest'intervento. .. (Interruzione del sena-
tore Spigaroli). Senatore Spigaroli, non cre-
do che al. di fuori della CISL, della UIL e
della CGIL ci siano molte organizzazioni,
tranne qualche organizzazione corporativa
del tipo della DIRSTAT o alcuni sindacati
autonomi destinati a scomparire nel mo-
mento in cui i lavoratori intervengono per
proporre al Paese e per promuovere con la

loro lotta l'azione per la riforma anche del-
la scuola. In questo senso ~ dicevo ~ lo
sciopero e l'agitazione degli insegnanti è
stato uno scossone per il Paese, ma è stato
un utile richiamo ed un utile ed opportuno
impegno delle più larghe organizzazioni dei
lavoratori italiani per la riforma della scuo-
la italiana. E noi, oggi, come Parlamento,
come risponderemo a queste richieste? Con
misure frammentarie, settoriali, con misu-
re del tipo di quelle che sono state approva-
te nel corso degli ultimi anni e che non solo
non hanno risolto nessun problema, ma
che anzi hanno aggravato i problemi della
scuola italiana? Continuerà la proliferazio-
ne delle leggine?

Continuerà quella legislazione che oppor-
tunamente nell'altro ramo del Parlamento
da un nostro collega è stata definita « una
legislazione sanatoriale»? Noi non possia-
mo rinviare ulteriormente la definizione di
problemi che sono già maturi nella coscien-
za di coloro che li pongono e di coloro che
dovrebbero esaminarli.

Cito un esempio dei ritardi della classe di-
rigente politica: quando si è discussa la leg-
ge n. 831 del 1961, dieci anni fa. l'8a Com-
missione della Camera dei deputati approva-
va all'unanimità un ordine del giorno con
il quale « riconosciuto che non possono es-
sere ignorate le aspirazioni del personale non
di ruolo, invita il Governo ad esaminare
organicamente il problema al fine di dare al
medesimo adeguata soluzione che assicuri la
valutazione del servizio pre-ruolo ai fini eco-
nomici e di progressione della carriera ».

Questo problema dunque era già stato indi-
viduato dieci anni fa dalla Camera dei depu-
tati, ma ci sono voluti gli scioperi, le azioni,
la lotta per arrivare all'approvazione del de-
creto-legge che oggi è sottoposto alla nostra
cognizione.

Quando noi avanziamo determinate richie-
ste, da parte di alcuni gruppi della maggio-
ranza ci si rinfaccia il fatto che chiediamo
tutto per tutti: ebbene, neanche questo è
vero. Noi non chiediamo tutto per tutti, noi
siamo disposti a considerare, nell'ambito
di un programma serio di riforme della
scuola e della società italiana, la necessità
di una programmazione delle dforme stes-
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se. Non vogliamo tutto per tutti nello stes-
so momento, ma siamo disposti a stabilire
delle priorità purchè ci sia un impegno pre-
ciso, stabilito dalla legge, che le attese del
Paese non saranno ulteriormente deluse.

Quali devono essere le riforme? Certo,
non tutte le riforme costano: la riforma
dello stato giuridico, per esempio, che gli
insegnanti attendono ormai da vent'anni
non dovrebbe comportare un costo eccessi-
vo. Si tratta di trasformare la scuola, di de-
mocratizzarne i rapporti interni, si tratta
per noi di abolire !'istituto della presidenza
così come è concepito dalla legislazione vi-
gente, che è la vecchia legislazione fascista,
per creare il preside elettivo, uno che sia
veramente primus inter pares, per dare agli
insegnanti della scuola secondaria la stessa
dignità e capacità di decidere che hanno
nelle università i corpi accademici che eleg-
gono i rettori; si tratta di stabilire nuovi
rapporti nella scuola, di dare fiducia agli
insegnanti perchè essi stessi diventino pro-
motori e artefici del rinnovamento della
scuola; si tratta di dar fiducia agli studenti
perchè oggi il dramma della scuola italiana,
secondo noi, consiste proprio nel fatto che
i giovani sentono !'insegnante di educazio-
ne civica illustrare astrattamente, teorica-
mente la Costituzione, sentono l'elencazio-
ne di determinati diritti e poi cominciano a
guardarsi intorno e si accorgono che nella
scuola essi non sono soggetto della vita sco-
lastica, ma oggetto, in funzione di determi-
nate imposizioni che vengono dall'alto. sul-
la base di una concezione che è in contrasto
deciso con la nostra Costituzione.

Ecco una delle prime riforme che deve
essere fatta, ecco perchè noi all'inizio di
questa legislatura abbiamo presentato un
disegno di legge per l'esercizio dei diritti
democratici degli studenti nella scuola, di-
segno di legge la cui approvazione non avreb-
be comportato nessun impegno di spesa in
un momento particolarmente difficile e de-
licato.

Dobbiamo conquistare alla causa della
riforma i più larghi strati della società, gli
studenti, le loro famiglie, gli insegnanti..

Onorevoli colleghi, vi sarete accorti co-
me sia stata convalidata dai fatti l'opposi-
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zione che il Gruppo comunista sostenne al
piano quinquennale di sviluppo della scuola
quando noi dicemmo che non basta aumen-
tare la spese per rinnovare la scuola; l'au-
mento della spesa senza le riforme non
avrebbe risolto alcun problema della scuola
italiana, dicemmo noi, quando si approvò
il piano quinquennale di sviluppo.

S P I GAR O L I, relatore sui disegni
di legge nn. 1107, 1301, 1300, 1150. Senza i
soldi non si fanno le riforme.

R O M A N O. Ebbene san passati cinque
anni e le affermazioni che abbiamo fatto in
quella sede hanno dimostrato, a contatto
con la realtà, la loro assoluta validità. Biso-
gna fare le riforme, onorevoli colleghi, ed
è per questo che abbiamo salutato con sod-
disfazione !'intervento diretto degli inse-
gnanti e delle organizzazioni sindacali nel-
la lotta per le riforme.

Questi provvedimenti, concÒrdati fra il
Governo ed i sindacati, ad esclusione ovvia-
mente del decreto antisciopero, noi li vo-
tiamo non per quello che ognuno di essì
rappresenta ma come inizio di un dialogo
fecondo tra il Parlamento e gli insegnanti
per avviare il discorso delle riforme. Non
vogliamo sottovalutare, però, alcune obie-
zioni ed i limiti dei provvedimenti stessi.
Comunque, quel che ci preme sottolineare
in questo momento è l'elemento po~itivo
che appare in ognuno di essi.

Ad esempio il decreto sulla non licen-
ziabilità può acquistare valore solo se si
collega ad un nuovo metodo di reclutamen-
to del personale della scuola; il decreto sul
decentramento può acquistare valore sola-
mente se lo colleghiamo ad una visione del
decentramento che organizzi diversamente
le strutture scolastiche, che faccia dei prov-
veditori dei burocrati registratori della vo-
lontà della scuola che deve autoammini-
strarsi.

Il provvedimento sul decentramento for-
se potrebbe essere criticato poichè attribui-
sce al preside mansioni burocratiche che
noi vedremmo volentieri affidate ad un per-
sonale burocratico e non a chi deve dedi-
carsi, come il preside, al controllo dell'atti-
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vità pedagogico-didattica della scuola stessa.
Il riconoscimento del servizio pre-ruolo po-
trebbe assumere un carattere di sanatoria,
se non lo collegassimo al problema del re-
clutamento e del nuovo stato giuridico.

In sostanza, si tratta di esaminare questi
provvedimenti non alla luce di queHo che
essi rappresentano per il passato ma come
impegno di rinnovamento per il futuro. In
questi termini io credo la questione sia sta-
ta posta dai sindacati confederali quando
hanno sollevato i problemi che sono stati
affrontati con questi decreti-legge. Ora ci
troviamo di fronte ad alcuni provvedimenti
che, come ho detto, nella loro sostanza non
ci entusiasmano se li guardiamo in colle-
gamento con il passato e con ,la realtà attua-
le della scuola. Essi possono darei soddisfa-
zione solamente perchè costituiscono un im-
pegno a continuare sulla stessa strada per
il futuro.

Ebbene, nel momento in cui questi prov-
vedimenti stanno per essere approvati, pos-
siamo noi chiedere, onorevoli colleghi, di
rinviarli alla Camera, riproponendo agli in-
segnanti quella alternativa tra il sì e il no,
tra l'impegno mantenuto e La promessa fat-
ta? Possiamo noi, nel momento in cui stan-
no per concludersi gli esami di maturità e
di abilitazione, dire agli insegnanti che,
rinviando alla Camera i provvedimenti, ne
miglioriamo il testo? Ci pare che un moti-
vo politico debba indurci oggi ad approva-
re questi decreti nel testo pervenuto dalla
Camera dei deputati.

Esiste una situazione politica particolar-
mente delicata ed è inutile sottolinearlo;
esiste un impegno solennemente assunto dal
Parlamento. Adesso stanno per concludersi
gli esami di Stato e, secondo noi, sarebbe
estremamente pericoloso, ai fini della cre-
dibilità dell'intera classe politica italiana
che si è impegnata con i sindacati nel mo-
mento dello sciopero, proporre un rinvio,
una dilazione, lasciare l'ombra del sospet-
to che il Parlamento ed il Governo non vo-
gliano stare ai patti solennemente assunti.
Certo, nulla vieta, per il futuro, aggiustamen-
ti, se essi saranno indispensabili. La legge
sullo stato giuridico potrebbe essere l'occa-
sione per un verso, la legge sui corsi abili-

tanti potrebbe essere l'occasione per altro
verso per rivedere alcune questioni poste
e non risolte dai decreti-legge che sono alla
nostra approvazione.

Con questo spirito, onorevoli senatori, i
comunisti dichiarano il loro voto favorevole
ai decreti nn. 366, 367, 370 e 393; votano con-
lro la conversione del decreto-legge n. 368,
di dubbia costituzionalità perchè modifica
nel mese di giugno delle disposizioni che
erano state già attuate nel marzo preceden-
te attraverso la presentazione delle doman-
de degli insegnanti a due provveditori agli
studi.

I comunisti si oppongono altresì alla con-
versione in legge del decreto-legge n. 384
che, conculcando i diritti sindacali della
scuola, contrasta con gli interessi legittimi
degli stessi alunni che si dichiarava di voler
proteggere. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Pellicanò. Ne ha facoltà.

P E L L I C A N Ù. Signor Presidente, si-
gnori senatori, inizio questo mio breve di-
scorso con una domanda: è possibile fare
un discorso serio sui problemi della scuola;
è possibile particolarmente in questo mo-
mento? Io cercherò, così, brevemente, di
motivare e dare una risposta.

È una constatazione di sempre che i pro-
blemi della scuola sono stati posti e conti-
nuano ad essere posti o in forma affrettata
e precipitosa o in forma lenta, qualche volta
lentissima e forse senza conclusione. Uno de-
gli aspetti che ha caratterizzato i problemi
della scuola è stato quello delle leggine. Con-
sentitemi di dire, colleghi, che le leggine,
a mio avviso, costituiscono la cancrena del-
la scuola, una cancrena che lentamente cor-
rode, disgrega, distrugge. Non l'abbiamo vo-
luto capire e non intendiamo nemmeno
comprenderlo che sino a quando la scuola
rimarrà su queste posizioni, fino a quando
il Parlamento continuerà a varare sempre
di più leggine su leggine maggiore sarà il
caos, il disfacimento della scuola sarà com-
pleto.

Abbiamo questi decreti-legge, dobbiamo
approvarli. Questi presentano aspetti parti-
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colari anche per quanto riguarda la proce-
dura. Sono provvedimenti che sono stati
concordati tra Governo e sindacati, prov-
vedimenti in cui sono dovuti intervenire an-
che i due rami del Parlamento, i quali han-
no dovuto assumere precisi impegni per una
sollecita discussione. Anche per queste leggi,
cioè, è mancata la credibilità da parte della
categoria; una credibilità ch~ diminuisce
sempre di più e non soltanto nella cate-
goria docente: è una credibilità che dimi-
nuisce sempre di più in tutti i ceti sociali;
e tutto questo porterà al disfacimento non
solamente la scuola ma anche tutti gli al-
tri settori della vita sociale.

Discutiamo questa legge mentre il Gover-
no è dimissionario: il Governo è assente.
Proprio in questi momenti sappiamo che
vi sono discussioni su discussioni e non si
sa quale sarà la sorte di questa legislatura.
Non vi può essere, non vi è serenità. Vi è una
minaccia continua che la classe dirigente
pone al Governo e che tende anche a scre-
ditarlo. Cioè queste crisi continue costitui-
scono elemento di discredito, al punto da far
prevedere che si possa incorrere nel grave
rischio che questi decreti-legge non sia~
no approvati. Le circostanze particolari in I
cui si trova il Governo e quelle in cui si
trova il Paese inducono ad essere oculati,
ad essere riflessivi perchè, colleghi, una man-
cata approvazione potrebbe essere interpre-
tata dagli stessi interessati, dalla categoria
docente, come un imperdonabile inganno
che viene perpetrato proprio nel momento
in cui gli scrutini sono stati fatti e gli esa-
mi quasi ultimati. Un tradimento, si po-
trebbe dire, se questa legge non dovesse pas-
sare ,ai danni della stessa categoria. Bisogna
giungere aIrapprovazione di queste leggi an-
che se presentano gravi errori, anche se pre-
sentano paradossali storture e lacune; ve ne
sono molte, sono state già elencate, sono sta-
te messe in evidenza da altri colleghi che mi
hanno preceduto. Io voglio soffermarmi sol-
tanto su due aspetti sui quali nessuno si è
soffermato e che nessuno ha voluto puntua-
lizzare. Uno è quello del servizio prestato
dagli insegnanti della scuola elementare; è
una cosa che non ha voluto mai digerire il
Parlamento italiano. Non si capisce perchè

il servizio prestato nella scuola elementare
non debba essere valutato pienamente nella
scuola media quando lo stesso interessato
ha superato dei concorsi per entrare in un
nuovo quadro; cioè si è voluto continuare
a dare al maestro elementare quasi un mar-
chio di inferiorità e per quante volte si è
voluto discutere su questo purtroppo mai
si è arrivati a valorizzare, a tenere in con-
siderazione che il servizio prestato nella
scuola elementare deve avere il pieno va-
lore nel momento in cui il docente passa
nella scuola media. E vi è poi un altro aspet-
to di questa legge che ci lascia molto preoc-
cupati. Questa legge assegna una grossa per-
centuale ai docenti anziani, ma noi diciamo
che è troppo tardi, che è stata fatta in modo
non giusto, che bisognava arrivare gradual-
mente a questo; e il tempo c'era. Inve-
ce si è voluto arrivare adesso ad as-
segnare 1'80 per cento dei posti liberi
agli anziani. Certo l'aspetto che ci preoc-
cupa di ques1a legge consiste in questo:
limita ai giovani, anche se valorosi, la pos-
sibilità di accedere alla scuola e di ottenere
la prima occupazione. Con questi decreti-leg-
ge ancora una volta saranno sacrificati i
giovani docenti laureati, i quali si dovranno
unire ai docenti diplomati (e ne abbiamo
centinaia di migliaia); insieme essi dovranno
percorre la pericolosa strada della disoccu-
pazione. Ecco che cosa noi stiamo dando
ai giovani: una prospettiva gravosa, peri-
colosa!

Un discorso nuovo che dobbiamo aprire
su questo problema, perchè è ormai maturo
signor Ministro, è quello della scuola inte-
grata a pieno tempo. Fino a quando non riu-
sciremo a comprendere che è indispensabile
che ci sia una nuova scuola, una scuola in-
tegrata a pieno tempo, fino a quando non
avremo dato a tutti gli alunni, specie a quel-
li che provengono da una situazione socio-
economico-culturale depressa, la possibilità
di porsi sullo stesso livello degli altri, fino
a quando cioè non avremo creato la scuola
integrata a pieno tempo, noi ci muoveremo
sempre in un circolo chiuso e la scuola non
potrà mai avere ampio respiro, nè possi-
bilità di sviluppo e di rinnovamento. Pur-
troppo qui si passa da un augurio ad' un
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altro: durante la mia breve esperienza di
parlamentare noi abbiamo formulato au-
guri al primo, al secondo, al terzo Governo,
in un susseguiIrsi di orisli e di auspici e au-
guri che purtroppo non hanno portato a
nessuna conclusione positiva. Speriamo che
il nuovo Governo sia sensibile perchè do-
vremo presto con nuove leggi eliminare le
storture che esistono in questi decreti-legge;
speriamo che il nuovo Governo ponga il
problema della scuola integrata come prio-
ritario, come non più differibile. Di tutto
quello che è avvenuto e che sta avvenendo
la responsabilità non ricade su noi opposi-
zione, ma esclusivamente sul Governo, spe-
oie per gli aspetti contorti di questi disegni
di legge. Il Governo ha voluto differire in
un lungo e non sopportabile tempo la solu-
zione di problemi che oggi ci ritroviamo a
dover liquidare con un'approvazione fretto-
losa, precipitosa, con tutte le lacune e le
difficoltà che ancora permangono. Ma questi
problemi erano già maturi sin dallo scorso
anno; il collega Romano e altri colleghi ne
hanno parlato in Commissione, Però, come
avviene per tutti i problemi, per la scuola
in particolare, quando l'acqua arriva alla
gola allora, costretti, le cose le dobbiamo
fare e le facciamo male.

Il ministro Ferrari-Aggradi, l'anno scorso,
proprio in questo periodo si era impegnato
a che le catego:rie docenti vedessero com-
poste lIe ,loro vertenze, a cui prometteva una
giusta soluzione. Invece Ila Presidenza del
Consiglio dei ministri ha accantonato il pro-
blema: ecco un altro elemento di credi-
bilità!

Si pensa infatti che accantonando i pro-
blemi e non risolvendoli, possano essere eli-
minati. Questo è un errore molto grave che
si commette spesso nella vita politica ita-
liana in quanto non si vuole capire che ogni
problema, quando è sentito ed è giusto, una
volta accantonato porta alla disgregazione
delle istituzioni democratiche. Perciò il pro-
blema non risolto risorge e porta con sè dei
fenomeni negativi.

Analizzando tutti i problemi di questi ul-
timi 25 anni troviamo una corrispondenza

chiara tra quelli non risolti e ,l'accentuarsi
della mancanza di fiducia nelle istituzioni
demooratiche e nei partiti stessi. La cate-
goria dei docen1Ji si è vista peroiò costretta
a ricorrere allo sciopero, ponendosi sulla
posizione estvema di concordare il blocco
degli scrutini e degli esami con grave disa-
gio degli alunni e delle ,loro famiglie.

Eppure ciò si poteva e si doveva evitare
perchè c'era già un impegno assunto dal Go-
verno fin dallo scorso anno. Perchè si è do-
vuto aspettare che la barca facesse acqua da
tutte le parti per correre ai ripari, dal mo-
mento che questo è sempre negativo?

Io che sono un uomo di scuola, che ho
creduto sempre nella scuola e che per mia
natura sono ottimista, non vorrei mostrarmi
troppo pessimista; pure devo ,riconoscere
che la scuola sta precipitando sempre di più
verso il fallimento. Mi riservo però di ana-
Hzzare questo aspetto in un altro momento:
per questo mi auguro che possa venire, al
più presto, in Aula, la riforma dell'Univer-
sità, perchè in quell'occasione mi soffermerò
ampiamente su questo aspetto e cercherò di
documentare il perchè tutta la scuola sta
andando verso il fallimento ed il disfaci-
mento. Mala situazione della scuola è an-
che un campanello d'allarme: se va in di-
sfacimento la scuola, anche la società andrà
in disfacimento, e viceversa, perchè sono de-
gli organismi intercomunicanti. Bisogna con-
vincersi seriamente che occorre aprire una
nuova pagina per la scuola. Bisogna convin-
cersi che non si deve più ricorrere alle Ileg-
gine. Bisogna porre la scuola in un quadro
generale. Bisogna porre il problema di ,leggi
organiche che soddisfino le nuove esigenze e
correggano i gravi difetti di sempre.

Proprio in questi ultimi tempi ~ ma è

una vecchia questione, una vecchia esigen-
za ~ è stato posto con maggiore insistenza
il problema dello stato giuridico degli inse-
gnanti. Sono 20 anni che si parla dello stato
giuridico degli insegnanti, ma purtroppo un
provvedimento in questo senso non è ancora
venuto. L'attuale Ministro della pubblica
istruzione ha già preso impegni nell'altro
ramo del Parlamento. Ora però il Governo
si è dimesso e speriamo che il nuovo si ri-
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costituisca presto e che in esso vi sia lo
stesso Ministro della pubblica istruzione.

M A S C I A L E. Questo è un auspicio!

P E L L I C A N O'. Facciamo questo
auspicio perchè in due anni siamo passati
da una crisi all'altra e, per quanto riguarda
la discussione sulla riforma universitaria, si
sono succeduti nell'arco di un anno al Dica~
stero della pubblica istruzione tre Ministri
diversi come interlocutori del Parlamento.
Non so se altri ancora si succederanno. Mi
auguro di no. Mi auguro che lei, onorevole
Misasi, possa rimanere al suo posto in mo~
do che sii possa discutere di fronte a lei in
quest'Aula il disegno di legge sulla riforma
universitaria. Ma non so quale esito avrà
questo mio auspicio e desiderio.

Comunque, appena costituito i,l nuovo Go~
verno mi auguro che, secondo l'iimpegno del
Ministro, venga presentato alle Camere il
progetto di legge sullo stato giuridico, e le
Camere lo possano discutere con un esame
approfondito ma immediatamente per dare
alla scuola un nuovo strumento, uno stru-
mento efficace che ,realmente la rinnovi.

I decreti~legge in discussione trattano de.
gli esami, degli scrutini; cioè trattano delle
questioni particolari e propongono delle so~
luzioni parziali di talune rivendicazioni degli
insegnanti (istituzioni di cattedre, non licen~
ziabilità degli insegnanti non di ruolo, de~
centramento dei servizi del Ministero della
pubblica istruzione, conferimento degli in~
carichi e delle supplenze, riconoscimento del
servizio prestato prima della nomina in ruo-

lo dal personale insegnante e non insegnante
nella scuola, dalle elementari alle medie, agli
istituti artistici). I contenuti di questi de~
creti~legge in un certo senso ci soddisfano.

Perciò il Gruppo del PSIUP, e conoludo,
voterà a favore della conversione in legge
dei decreti-legge in esame, ad eccezione di
qudlo antisciopero in quanto è assurdo (e
me 10 consenta, signor Ministro, ella che si
richiama ad una corrente di sinistra) che si
debba cominciare proprio dalla scuola, da
questa cenerentola, a porre dei problemi di
antisciopero. Forse questo tentativo si fa
verso la scuola in quanto si pensa che sia la
più debole, ed inoltl'e con questa legge si
tenta di addossare tutte le responsabilità
alla categoda dei docenti, responsabilità che
sono proprlie invece delila dasse dirigente.
Tutte le questioni che vengono poste nel
mondo della scuola, dai docenti, dagH stu-
denti, dagli amministrativi, tutte le esplo~
sioni conseguenti sono dovute al fatto che
la classe dirigente non ha voluto o non ha
saputo portare avanti nel giusto modo i
problemi della scuola.

Concludendo, mi auguro che una buona
volta le leggine affrettate e settoriali fini~
scano. Speriamo che rI Governo incominci a
dare ddle vere, organiche ed efficienti leggi
che consentano alla scuola e alle categorie
interessate di vivere nella tranquHlità, nella
sicurezza e nella fiducia. Speriamo che vi
siano delle nuove leggi che nel contesto del-
lo sviluppo ci~lla società diano alla scuola la
possibilità di organizzarsi meglio, di rinno~
varsi adeguatamente alle esigenze dei tempi.
(Applausi dall'estrema sinistra).

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
onorevoli coLleghi, poche notazioni in quan~
to, tra l'altro, non voglio inimicarmi i colle~

ghi che giustamente vogliono assicurata nel
più breve tempo possibile la conclusione di
un iter così appassionato. Io parlo per do~
vere di chiarezza, perchè credo nel Parla~
mento e perchè ritengo che qualcosa debba
rimanere per testimoniare l'orientamento
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della nostra coscienza, in relazione a proble-
mi così delicati, giunti oggi sbiaditi alla no-
stra discussione, sebbene, or è qualche setti-
mana, appassionassero fortemente l'opinione
pubblica italiana e incidessero sugli inte-
ressi di tanta parte del nostro popolo.

Noi repubblicani non siamo contenti di
quasi tutti questi decreti. Sono favorevole,
e ,la voterò, alla conversione in legge dei de-
creti-legge nn. 367 e 368. Mi asterrò per
gli altri, e questa mia astensione è una ma-
nifestazione di scontento profondo che non
riguarda l'onorevole Ministro nè quest'ulti-
ma fase, ma che riguarda la situazione che
tanto pesa sulle sorti del nostro Paese, e che
va ascritta a responsabilità di tante parti
politiche, la situazione, durata tanti anni, di
abbandono, talvolta deliberato, talvolta col-
poso, talvolta intenzionale, talvolta negli-
gente, della scuola nazionale. E un argo-
mento che è stato tante volte trattato dal-
l'opposizione che tuttavia non ha fatto il
suo dovere, secondo la sua storica funzione
di richiamare e stimolare il Governo, ma ha
divagato verso temi che nulla hanno a ve-

dere con la soluzione dei problemi, ponendo
tutto sullo stesso piano, chiedendo tutto e
i,l contrario di tutto, nel contempo, in posi-
zioni massimalistiche. Quanto alla nostra
critica, essa va soprattutto ai partiti che
hanno avuto, attraverso questi anni, la re-
sponsabilità permanente della Pubblica istru-
zione. Noi ,repubblicani non intendiamo co-
gliere questa occasione per fare un grande
processo a ciò che è accaduto, ma dobbiamo
ancora una volta asserire che il colpevole ab-
bandono della scuola nazionale negli ultimi
decenni sta alla base di una situazione gra-
vissima, di cui anche gli odierni decreti-
legge sono una manifestazione.

Infatti, tali decreti propongono soluzioni
inadeguate agli inconvenienti causati dalla
crescita del nostro Paese, disordinata in ogni
campo e in particolar modo in quello della
scuola.

Non condivido la proposta del collega che
mi ha preceduto, di puntare sulle leggi orga-
niche di riforma. Siamo alle prese con la
riforma organica universitaria e mi auguro
che i miei figli non abbiano una bella barba
bianca prima che quella riforma sia varata.

Un disegno di insieme deve esistere nella
mente degli uomini politici, mentre, sotto la
pressione degli interessi ~ talvolta fondati,
talvolta corporativi, talvolta assurdamente
prevalenti e prepotenti ~ noi ricorriamo
volta a volta a soluzioni particolari che in
un secondo tempo devono essere ricompo-
ste in un quadro generale.

Questi decreti sono dei provvedimenti oc-
cupazionali. VaI la pena di notare una sin-
golare espressione, che, forse usuale per il
Ministero della pubblica istruzione, tuttavia
devoca chiarissimamente lo stato d'animo
che sta alla base di queste norme. Essa è
contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge
n. 366, che siamo chiamati a convertire,
nell'ultimo comma: «Entro il 31 marzo di
ogni anno si provvede al "reperimento"
deUe cattedre da istituire con decreto del
Ministero della pubblica istruzione ». Non
voglio qui indulgere alla moda delle analisi
£reudiane, ma in lingua italiana si sarebbe
potuto dire «censimento », «elencazione »,
« enumerazione », o tanti altri sinonimi. Il
fatto che si sia scritto «reperimento », sta
a significare .l'ansia di trovare cattedre per
dare posti, essendovi troppe persone prive
sia di forza morale che di preparazione per
affrontare i concorsi e gli esami di abili-
tazione.

Quindi, mentre esprimo giudizio positivo
verso i disegni di legge nn. 1299 e 1300, per il
fatto che attuano un decentramento, affidan-
do determinate mansioni ai provveditori agli
studi, esprimo un giudizio negativo per
quel che concerne gli altri decreti-legge,
per tre motivazioni: anzitutto, è in contra-
sto con l'articolo 97 della Costituzione che
si possa accedere a pub1;?lici impieghi ~ e
pubblici impieghi sono anche questi ~ sen-

za concorso. Possiamo modificare la Costi-
tuzione, se lo riteniamo necessario, ma dob-
biamo riconoscere che sono contro la Co-
stituzione queste norme mediante le quali,
sotto la pressione di interessi categoriali e
corporativi organizzati, prescindiamo dai
concorsi. Ritengo che il Parlamento non
possa ignorare questa posizione fondamen-
tale.

La seconda ragione è che questi decreti
sono stati emanati sotto una pressione in-
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sostenibile. Si fa presto a prendersela dopo
con il Ministro. Ebbene, onorevole Ministro,
dai banchi della nostra Assemblea molte
critiche sono state espresse al decreto~legge
necessitato per l'attuazione degH scrutini e
degli esami. Le devo dire che sono grato a
lei ed al Governo, ora dimissionario, per
avere avuto il coraggio di affrontare tale
problema con quel decreto-legge.

Lo Stato non può essere messo a terra,
nemmeno dalla più pregevole, più santa ed
alta delle categorie: in quei giorni di fine
giugno non solo la scuola era in crisi, ma
lo Stato, cioè la libertà. Noi non possiamo
consentire che lo Stato sia coartato e sber-
tucciato. Si possono avere mille ragioni e
si può sostenerle con la protesta più appari~
scente, ma senza dubbio è ricattatorio r,ifiu-
tare di assolvere ad una pubblica funzione,
quando si è di fronte ad un pubblico servi-
zio che riguarda un'enorme massa di citta-
dini: nella specie, le categorie sensibilissime
della Nazione, i nostri figliuoli, le giovani
generazioni. L'esercizio eccessivo del proprio
diritto costituisce, nell'ordinamento dei Pae-
si civili, v;iolazione del diritto stesso.

Quest'e cose vanno dette ed io rkonosco
all'onorevole Ministro, ed al Governo del
quale egli ha fatto parte, il coraggio di ave~
re detto « no ».

S'intende che tali considerazioni oi porta-
no al terzo aspetto della questione, molto
più grave, che riguarda tutti i pubblici di-
pendenti e non so,lo quelli della scuola. Chi
è il loro linterlocutore? Di solito il quesito
viene posto superficialmente e si risponde
in funzione di antichi schemi, che somiglia-
no a viete liturgie, di f,ronte agli altari disfat-
ti di vecchie ideologie. Inveoe, dobbiamo
avere il coraggio di affrontare posHivamente
questi problemi. Diciamo che lo sciopero è
sacrosanto e noi che abbiamo lottato nelle
file dell'antifascismo sappiamo senza dub-
bio che esso costituisce una delle forme-base
della libertà contro le tirannie e le dittature,
ma dobbiamo anche ricordare che ove que-
sto avvenga in lesione degli interessi gene-
rali e dei diritti fondamentali, allora si pos-
sono conseguire effetti opposti a quelli spe-
rati: i sindacati scatenati ,in Francia nel
maggio 1968 hanno portato al successo di

De Gaulle; i sindacati non responsabiLi in
Inghilterra hanno portato al1a vittoria dei
conservatori sui laburisti nel giugno 1970.

Rendiamoci conto che vi sono dei proble-
mi politici, ma anche e soprattutto dei pro-
blemi giuridicir. Chi è dunque l'interlocuto-
re dei pubblici dipendenti? E il Governo il
quale promette a vuoto oltre un dato limite
perchè non può avere l'assoluta certezza che
la propria promessa potrà tradursi in una
norma valida, attraverso l'organo che ha il
potere di emanare tale norma, e cioè il Par-
lamento. Oppure l'interlocutore è il Parla-
mento? Vela sentiveste voi di aocettare una
concezione assembleare del poteI1e, come ne-
gli anni dena Rivoluzione francese, quando i
rappresentanti del popolo nella Convenzione
sotto gli occhi delle tricoteuses contendeva-
no sotto la pressione delle piazze, una fa~
zione contro l'altra, finchè una nuova schie-
ra di uomini politici non andava a finiI'e sul-
la ghigliottina?

Il Governo assembleare non è la forza del
Parlamento: nell'equilibrio e nella collabo-
razione dei poteri è la garanzia della liber-
tà e la forza della democrazia per risolvere
i problemi. Il Governo assembleare, i grup-
pi parlamentari che si impegnano, sono as-
surdità contro <il serio equilibrio democra-
tico e contro l'ordinato sviluppo dell'Italia,
libera e .I1epubblicana.

Io volevo dire queste cose; non sono un
uomo della scuola, anche se attento a questi
problemi. Non vengo qui a parlare nè per
gli insegnanti del primo ordine, io figlio di
una maestra, nè per gli insegnanti degli al-
tri ordini. Non ho da prospettare delle so-
luzioni particolaristiche attraverso emenda-
menti, ma ho voluto ~ e con ciò concludo
il mio intervento ~ che una coscienza re-
sponsabile dicesse quel che tutti i colleghi
hanno forse nel fondo del cuore, e cioè che
questi decreti"legge sono una umiliazione per
il Governo, il Parlamento e la democrazia,
che sono stati frutto di un prepotere setto~
riale, anche se alla base vi erano le richieste
di una categoria un tempo e a lungo la-
sciata fuori dalla porta. Certo, se non vo-
gliamo che vi siano ricatti particolaristici
verso lo Stato, lo Stato deve essere giusto.
Ricordo che nel 1957, al tempo del Governo
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Segm, quando si feoero gHaccordri con le
grandi categorie per la ricostruzione già si
parlò di riassetto della Pubblica ammini~
stI1azione; raggiunte le inlese con ,le catego~
rie più numerose, i sindacati deUa scuola
rimasero inascoltati, ad attendere fuori della
porta.

Ciò ricordiamo e sappiamo che questa è
stata la causa di tanti errori; non ho nessu~
na ragione per non apprezzare i sindacati,
confederali o autonomi, per non considerare
gli sforzi fatti per superare antiche ingiusti~
zie. Ma debbo dire che il metodo è stato sba-
gliato e debbo dire soprattutto che non sfug~
giamo al problema da me posto sintetica~
mente e che ora ribadisco: chi è l'interlocu-
tore nei confronti dei dipendenti dello Stato,
cioè chi è lo Stato? Ogni potere, preso SilIl~
golarmente, per suo conto? In questo scol~
lamento dello Stato, in questa disgregazione
di ogni potere, vi sono pericoli graV1issimi,
e noi dobbiamo ergere contro di essi anzi-
tutto la serietà e la chiarezza del nostro di~
scorso, espressione della nostra coscienza
preoocupata e severa.

P RES I D E N T E È iscritto a par~
lare il senatore De Zan. Ne ha facoltà.

D E Z A N. Onorevole Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, i decreti
che ci accingiamo a trasformare si inseri~
scono in un'atmosfera che non esito a defi~
nire eccezionale. Infatti appaiono profonda~
mente mutad, rispetto ad alcuni anni fa, i
rapporti tra scuola e società. tra scuola e
Stato: da un lato abbiamo strutture centra~
lizza te che denunciano tutto il loro logorio
e la loro impotenza, dall'altro insegnanti
che chiedono di essere reintegrati di diritti
che i vecchi sistemi di reclutamento sembra-
no mettere in dubbio o mortificare.

Dietro questi decretde~s~ direttamente e
indirettamente si profila un interlocutore: il
sindacato. Uso il singolare per meglio sotto~
lineare la rilevanza e l'omogeneità del feno~
meno, pur nella varietà delle implicazioni.
Non che i sindacati ed in ispecie i sindacati
della scuola siano rimasti assenti nelle ri~
petute vertenzedi questo dopoguerra, ma
gli interventi apparivano in genere isolati o
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frammentari, meramente rivendicativi, con
scarsa risonanza nella Nazione. In quest'ul~
tima fase invece il sindacato, anche per ciò
che ooncerne la scuola, ha mostrato di in~
seguire un processo unitario: ha tentato di
inserire i problemi di rivendicazione in quel~
11più ampi di trasformazione della scuola e
della società; ha rivelato consapevolezza del~
la sua funzione di corpo intermed~o, espres~
sione di un alto numero di cittadini, in grado
di elaborare proposte ed idee e di trasmet~
lerle agli organi politici.

Qualcuno si è meravigliato perchè anche
in ciò che concerne i problemi della scuola
i partiti sono stati soavalcati dal sindacato.
Noi non lo riteniamo un fatto abnorme pro~
prio perchè abbiamo una visione pluraHstica
dei rapporti sociali e di potere e perciò non
riteniamo, in ispede oggi, che la rappresen~
tatività possa venire interamente esaurita
dai Partiti. Ogni forza sociale, e perrtanto an~
che il sindacato, ha il diritto di inserirsi nel
dialogo che si è intrecciato nel Paese, ormaI
uscito dalle condizioni di minorità e di ecce-
zionalità in cui si è trovato nel primo dopo~
guerra. Ogni forza sodale ha il diritto di
proporre, senza perciò infirmare la funzione
mediatI'1ce e coord1natrice dei Pasrtiti, la fun~
zione deliberante del Parlamento e la fun~
zione esecutiva del Governo.

Certo, tutto questo, se vuole essere una
spinta in avanti e non un fatto di scompagi-
namento istituzionale, presuppone un rinno~
vamento profondo dell'azione e del metodo
sindacale, anche nel settore della scuola. Noi
abbiamo considerato con interesse la svolta
che si è profilata in questi mesi nei sindacati
della scuola i quali per la prima volta hanno
cercato di innestare nelle rivendicazioni di
categoria le loro preoccupazioni e le loro
spinte per le grandi riforme ritardate o man~
cate, corrispondendo appunto alla loro fun-
zione di corpo intermedio.

Poichè riconosciamo la positività di que-
sto processo, destinato ad allargare la par~
tecipazione civile alle decisioni pubbliche,
non ci siamo neppure meravigliati delle ten-
sioni che hanno accompagnato questa presa
di coscienza dei sindacati della scuola. In
una certa misura era naturale che queste
tensioni sfociassero anche in agitazioni, in
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un duello diretto con la controparte, cioè lo
Stato. Ma vennero momenti in cui la con-
troparte rischiò di apparire indebolita o im-
potente o soccombente.

Il primo rischio, e certamente il maggio-
re, dell'agitazione prolungata del personale
della scuola fu proprio questo: che lo Stato,
pur coJpevole in una certa misura di iner-
zia nel passato, apparisse non il primo in-
teressato ad un'equa soluzione dei problemi
dei suoi dipendenti ma come il nemico da
umiHare e da piegare. Questo è un rischio
che ci coinvolge tutti; nessuno di noi è ,inte-
ressato a vedere nello Stato una controparte
sorda e reazionaria che occorre ad ogni co-
sto mortificare. Nei rapporti con la scuola
lo Stato non riveste la figura dell'imprendi-
tore; la scuola non è un'impresa, ma un ser-
vizia che è un dovere assicurare nelle mi-
gliori condizioni possibili.

Non apro certamente qui il problema del-
l'esel'cizio del diritto di soiopero, per quanto,
a questo riguardo, bisognerà che ci risolvia-
mo un giarno a fare un discorso non preve-
nuto sulle distinzioni profonde che ,intercor-
rono tra le attività che producono beni e le
attività che gestiscono servizi. Sono persua-
so che, fino a quanda la legge non prevede
strumenti alternativi di difesa, anche lo ,scio-
pero dei pubblici servizi non può essere evi-
tata. Ma esistono anche in questo caso fina-
lità di bene pubblico che portano giocaforza
a delle l,imitazioni. Dietro il duello che ha
portato ai due decreti sugli esami stanno
queste considerazioni.

Nessun dubbio che lo Stato attraversa i
suoi responsabili ~ e in particolare ill Mi-
nistro della pubblica istruzione ~ era giun-
to ad una base d'accordo obiettivamente ac-
cettabile, anche per i 'limiti senza precedenti
cui veniva impegnata la spesa pubblica.
Le oonfederaz~oni !sindacali, mostrando una
maggiore capacità di visione globale, aveva-
no perfettamente compreso la situazione e
ne avevano tratto le conseguenze. I sindacati
della scuola secondaria, denunciando le in-
solvenze del, passato, dichiararano di non
credere agH impegni verbali finchè lo Stato
non facesse un gesto concreto. Ora noi non
pensiamo nè diciamo che nella fase ultima
del dudlo una parte ~ e in questo caso i

sindacati di categoria ~ sia uscita sconfitta.
La risoluzione del conflitto (sia pure attra-
verso lo strumento d'emergenza dei decreti
sugli esami) è stata una salvaguardia per tut-
ti, è stata la dimostrazione coraggiosa che
lo Stato, i cui limiti d'impegno finanziario
sono noti attraverso bilanoi pubblici, nello
adempimento di un servizio primario ed es-
senziale come la scuola, dopo aver fatto il
massimo sforzo per i suoi dipendenti, sa
guardare agE interessi congiunti della gene-
ralità dei cittadini.

I decreti sugli esami furono un provvedi-
mento largamente impopolare. Su questo
non c'è dubbio. E io che, con altri colleghi,
sono stato testimone della tensione morale
e della sofferenza del Ministro, so quanto
egli avesse coscienza di questo, so quanto
quel provvedimento gli è costato, ma so an-
che il coraggio che l'ha suggerito, ,la supe-
riore visione del Paese che l'ha determinato.
Altro che parlare di propositi antisindacali,
di deliberata volontà di infirmare per vie
traverse i,l dinitto di sciopero!

Un secondo rischio è emerso dall'agitazio-
ne prolungata del personale della scuola:
quello di dare prevalenza ad interessi certa-
mente legittimi, ma limitati, di categoria o di
settore. Mi rendo conto che quando ci si sen-
te da troppo tempo trascurati o menomati
è difficile commisurare le proprie spinte ri-
vendicative alla situazione generale del Pae-
se, agli interessi della scuola nel suo com-
plesso. Non rientrano in questo quadro per-
plesso' le questioni dello stato giuridico che
tendono a dare organicità al rapporto fra
scuola e insegnanti, ma rientrano certamente
le questioni dei professori fuori ruoJo. De-
sidero parlarne francamente: alcuni di loro
non sono riusciti a valersi per pigriz'ia o iner-
zia degli strumenti pure invecchiati che la
legge metteva a disposizione come gli esami
di abilitazione a j concorsi, ma molti di loro
sono rimasti esclusi dai ruoli proprio per
l'estrema e calcolata lentezza con cui lo Sta-
to allargava gli organici e metteva a dispo-
sizione ,le cattedre vacanti. Il bracciantato
della scuola rimane una delle piaghe aperte
della nostra scuola, fonte di inquietudine e
di rivolta. Il decreto n. 366 al riguardo pre-
senta i maggiori aspetti positivi nelle norme
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sulla non licenziabilità degli insegnanti non
di ruolo e sui nuovi criteri di istituzione
delle cattedre. Condivido tuttavia le riserve
formulate dal relatore col,lega Limoni che
denunciano nel decreto frettolosità e forse
anche un' eccessiva tendenza da parte dei sin-
dacati dei fuori ruolo a ottenere il massimo
dei benefici possibiH senza adeguata corri-
spondenza di impegni. Molti posti di ruolo
rimangono tuttora scoperti e questo è segno
di una negativa tendenza: da anni sostengo

~ e lo dissi in occasione della elaborazione
della legge n. 603 ~ che invece di ricorrere
a piccole o a grandi leggi-sanatoria come
abbiamo fatto dalla legge n. 831 alla cosid-
detta « Racchetti seconda}) avremmo potuto
introdurre un criterio uniforme e costante:
chi è idoneo o abilitato ha diritto potenziale
all'ingresso nei ruoli mediante una riserva
di posti annuali, salva rimanendo la possi-
bilità di accelerare tale ingresso mediante la
partecipazione ai normali concorsi.

Per quanto riguarda la sospensione dei
normali esami di abilitazione esiste un orien-
tamento diffuso in questo ramo del Parla-
mento che ci ripromettiamo di tradurre in
un disegno di legge.

In attesa delle nuove norme e soprattutto
delle nuove strutture universitarie relative
alla formazione del corpo insegnante, sem-
bra opportuno ripristinare le norme sui con-
corsi anteriori al 1955, cioè offrire la possi-
bilità di partecipare ai concorsi senza titolo
abilitante e pertanto la possibilità di acqui-
sire l'abilitaz,ione tramite i concorsi stessi.

L'esame di questi decreti-legge è stato una
occasione di guardare oltre la situazione con-
tingente. I problemi di decentramento di
certe funzioni ai Provveditorati (ma quando,
onorevole Ministro, ci decideremo ad allar-
gare gli organici dei provveditorati?), i pro-
blemi di sristemazione del corpo insegnante
sono strettamente legati ai problemi delle
strutture. È difficile anche agli esperti, come
il mio amico Spigaroli, ritrovarsi nella selva
delle leggi che riguardano la scuola; ma an-
cora più difficile è trovare in questa selva
di leggi un filo conduttore, l'adombramento
almeno della scuola di domani.

Non ho difficoltà a riconoscere obiettiva-
mente che la maggior parte delle leggi appa-
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re suggerita più da impeJ1iose contingenti
esigenze che da una visione globale e coor-
dinata; questo nonostante i piani di sviluppo
e le linee direttive.

Signor Ministro, lei ha assunto la respon-
sabilità del Dicastero dell'istruzione da po-
chi mesi: in questi pochi mesi lei ha avuto
la ventura di trovarsi nel momento più cru-
ciale dei conflitti ed insieme ha potuto co-
gliere la centralità dei problemi di svHuppo
della scuola all'interno della nostra società.
Se, come io le auguro, lei rimarrà a codesto
posto a lungo, non ho dubbio che non
farà la politica del giorno per giorno; già,
oltre all',impegno assiduo per la riforma uni-
versitaria, noi abbiamo potuto intravvedere
nei suoi interventi la preoccupazione domi-
nante e prioritaria per la riforma della logo-
rata scuola secondaria superiore, per l'ordi-
namento deIl'istruzione professionale e per
una equa revisione, dopo anni di sperimen-
tazione largamente positiva, di talune strut-
ture della scuola dell'obbligo. Noi confidiamo
che i contrasti tra gli stessi partiti della
maggioranza, che hanno r,inviato neIla scor-
sa legislatura ,le riforme di struttura, verran-
no superatli.

Perfino un rappresentante dell' opposizio-
ne, il senatore Pellicanò, ha parlato, a con-
clusione del suo discorso, insistentemente
di speranza negli adempimenti del futuro o
dei futuri Gov1erni, IiI che vuoI diI1e che anche
l'opposizione mostra di capire, quando rie-
sce a superare la parzialità politica, b nostra
sofferenza e le nostre tensioni. Questa sof-
ferenza e queste tensioni si devono tradurre
in costante volontà politica. Posso ass<ÌCu-
rare che nel Partito che io rappresento tale
volontà politica è ferma, come è ferma la
consapevolezza della necessità di dare ai gio-
vani di oggi, a tutti i giovani, senza barriere
sociali, una scuola fatta a misura del loro
domani. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Dindo. Ne ha facoltà.

D I N D O. Signor Presidente, l'appro-
fondito dibattito che è stato portato avanti
stamane da tutti i settori e l'ora che volge
al tardi mi inducono a ridurre allo stretto
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essenziale questo mio intervento. Non vi è
dubbio che tutti ;i settori del Parlamento, e
prima di tutto il Governo e H Ministro della
pubblica istruzione, sono convinti della ne~
cessità di agire in profondità incisivamente
nel mondo della scuola per adeguare questo
settore così importante allo sviluppo della
Nazione, alla dinamica della vita moderna,
alla mentalità dei nostri giovani, alle neces~
sità della nostra comunità naZJionale. Non vi
è dubbio di questo e non vi è dubbio anche
che i decreti~legge che sono stati oggi pro~
posti alla nostra attenzione vanno approvati
così come sono. I due decreti~legge relativi
agli esami sono stati una dolorosa necessità
Imposta al nost,ro Governo e di ciò ha avuto
coscienza anche IiI nostro Ministro de1la pub~
bhca istruzione, per fare in modo che lo
Stato potesse proseguire nella sua funzione
sovrana pur venendo inoontro il piùpossi~
bile e con la massima buona volontà ai pro~
blemi contingenti. Del resto la presa di co~
scienza dei Isindaoati della scuola è stata un
fatto importante nella nostra vita nazionale
e ha portato di fronte a tutta la pubblica
opinione a volte pigra e a volte sorda ~

questa pigrizia e questa sordità si riflettono
anche nei due rami del Parlamento e nelle
azioni di Governo ~ un problema ormai d:~
ventata urgente che non può più attendere.

I decreti sugH esami hanno sbloccato tem~
poraneamente una situazione che Incideva
con notevole preoccupazione sulle nostre fa~
miglie ma hanno fatto anche porre il dito
sulla necessità ohe la priorità della scuola
non sia solo nei programmi e nelle costru-
zioni scol'astiche che i nostri comuni vanno
attuando, ma deve essere anche primario
impegno di questo ParJamento.

Non possiamo dire che la nostra Commis~
sione pubblica istruzione non lavori: noi
sappiamo che è impegnata duramente nella
riforma della nostra università e che una
riforma di questo tipo non può essere trat~
tata con leggerezza. Non c'è dubbio tuttavia
che un altro sforzo deve essere compiuto,
perchè questo incontro con i sindacati della
scuola che è stato positivo a tutti i livelli, no~
nostante qualcheeooezionale divergenza al~
lla fine della trattativa, ha posto a tutti noi
questi problemi e in una coscienza nuova la

necessità che il Parlamento sia all'altezza
del suo compito e faccia quanto di ,sua com~
petenza per vedere di non essere scavalcato,
come qualcuno ha potuto dire, dall'azione
sindacale che è stata un'a:zàone giusta, diret~
ta a portare alla luce e aHa soluzione un
problema che non poteva più aspettare.

Anche i quattro decreti, per il solo fatto
che sono stati concordati dal Governo con i
sindacati, devono essere approvati da noi
così come sono ed invito il Presidente della
Commissione pubblica istruzione a ritirare
l'emendamento che è stato presentato con
la firma della Commissione, poichè non pos~
siamo rinviarli ancora una volta alla Camera
proprio per questioni politiche di credibilità
e dignità della trattativa che il Ministro ha
condotto con i sindacati. Per modificare
quanto in quelle sedi viene fatto sarebbe
nostro compito prevenire queste situazioni
in futuro e migliorare con disegni di legge
che potranno essere presentati anche oggi
stesso quanto vi è stato trovato di negativo
dalle critiche che giustamente si sono fatte
e portare quelle modifiche che potranno to~
gliere discrepanze e ing,iustizie.

La riforma della scuola media superiore
non solo è alle porte, ma lo è urgentemente.
Perciò dobbiamo fare quanto è ,in noi stessi
come senatori perchè questa riforma possa
andare avanti adempiendo al dovere di par~
lamentari e agire per adeguare gli strumenti
e le istituzioni del Paese alla vita attuale.
Siamo certi ora che abbiamo un'opinione
pubblica solerte e sensibile ai problemi del~
la scuola, che la scuola non sarà più una
Cenerentola, come qualche volta s,i è detto,
ma sarà viva nella coscienza di tutta la Na-
zione. Infatti in una democrazia l'opinione
pubblica è la spinta prima che fa avanzare i
problemi e che dà anche alla nostra coscien~
za di parlamentari la sensazione che, proce~
dendo per questa strada, siamo nella giust::J
via.

P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale.

Comunico che sul disegno di legge n. 1301
sono stati presentati due ordini del giorno
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e sul disegno di legge n. 1298 un ordine del
giorno. Si dia lettura dei 3 ordini del giorno.

A R N O N E, Segretario:

({ Il Senato,

invita il Governo ad esaminare l'0'ppor~
tunità di accogliere n0'n appena p0'ssibile,
predisponendo appositi provvedimenti legi-
slabivi ed amministrativi, le rkhieste del per-
sonale non insegnante delle scuole secon-
darie. In particolare fa voti perchè:

1) vengano approvate nuove tecl1liche di
qualificazinne e ]1edutamento di detto per-
sonale, con abbreviazione del periodo di
stmordinariato o di fuori ruolo;

2) s<iaallargato l'arco di rironoscimento
del servizio pre-ruolo, estendendo a tutte le
classi di stipendio i benefici economici e gli
effetti giuridici;

3) sia rkonosciuta l'atipicità delle fun~
zioni a tutti gli effetti ».

1. SPIGAROLI, BALDINI

{{Il Senato,

invita il Governo a disporre, in sede di
elaborazione dello stato giuridico, il ricono~
scimento del servizio pre~ruolo anche al per-
sonale non insegnante della scuola secon-
daria }}.

2. ARNONE, CODIGNOLA, BLaISE

{{ Il Senato,

con riferimento all'articolo 3, secondo
comma, del decreto-legge 19 giugno 1970,
n. 366,

invita iil Governo a disporre che gli in~
segnanti in possesso del titolo di idoneità
conseguito nei concorsi a cattedre, inclusi
nelle graduatorie ad esaurimento previste
dalle leggi nn. 831 del 1961, e successive
modificazioni ed integrazioni, 468 del 1968,
336 del 1965 e 359 del 1968, vengano nomi~
nati in ruolo con priorità assoluta rispetto
agli aspiranti inclusi nelle graduatorie
stesse ».

1. SPIGAROLI, LIMONI, BERTOLA

R U S SO. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U S SO. I rdatori non ritengono di
dover aggiungere altro a quanto già detto
in sede di reJazioni omlli. Esprimeranno,
semmai, il loro parere sugH emendamenti.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare l'onorevole Ministro della pubblica
istruzione.

M I S A S I Ministro della pubblica
istruzione. Signor Presidente, onorevoli se~
natori, innanzitutto vorrei esprimere a tut~
ti gli intervenuti il mio ringraziamento per
l'interesse e anche per la comprensione che
hanno trovato gli altri interventi nella di~
scussione di questi provvedimenti che ieri
il senatore Premoli nel suo interessante in-
tervento, inaugurando questa discussione,
definiva come una specie di raffica di decre-
ti-legge. Io mi rendo perfettamente conto
che questa impressione si è potuta avere
anche perchè abbiamo dovuto provvedere
con urgenza in una situazione certamente
tesa e difficile. Però vorrei che non si con~
validasse l'impressione che non ci sia stato
nessun tentativo di dare un minimo di or-
ganicità ed un minimo di filo conduttore an~
che a questi provvedimenti. Infatti, nella
realtà una logica ha ispirato il Governo nel
promuoverli, come lo ha ispirato nella vi-
cenda sindacale certamente complessa, ar~
dua e difficile. E la logica era innanzi tutto
quella di fare subito, immediatamente, di
rendere operativo ciò che il Governo aveva
deciso di fare, si era impegnato a fare e che,
per complesse vicende non imputabili a
nessuno ~ anche per le note vicende politi-

che ~ dopo un anno non si era ancora fat~
to. Ma di farlo non comunque, non accet~
tando indiscriminatamente qualsiasi richie~
sta ulteriore, bensì cercando di cogliere ciò
che era accoglibile e soprattutto ciò che era
saldabile con un minimo di strategia di ri~
forma, in genere politica, della scuola. Di~
rei che da questo punto di vista un po' em-
bLematicamente la vertenza ha visto due
richieste emergere, portate avanti contem~



Senato della Repubblica ~ 16178 ~ V LegislaTura

24 LUGLIO 1970309" SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

poraneamente da tutti i sindacati e che
quindi non individuano differenze di posi~
zioni sindacali ma individuano due differen~
ti politiche in certo senso: da un lato la
richiesta dell'acconto, dall'altro la richiesta
della riduzione del numero degli alunni a 25.

Ecco, se io volessi tentare di individuare
politicamente questa vertenza, direi che que~
sti sono i due termini che solo consentono
di caratterizzarla. Di fronte a questi due ter~
mini il Governo non poteva accogliere l'ac~
conto e non per una preconcetta posizione
ma perchè accoglierlo sarebbe stato in que~
sto momento rimettere in discussione ilrias~
setto e quindi aprire una spirale senza fine
a cui non avremmo potuto corrispondere
anche in considerazione della situazione fi-
nanziaria ed economica che tutti conoscete.
Invece ha detto sì, sia pure in tempi e con
modalità gradualizzati, alla scelta della ri~
duzione del numero degli alunni. Ora, non
voglio dire che in questo c'è una grande po~
litica, dico solo che c'è un timido ma signi~
ficativo passo che cerca di legare una ver-
tenza sindacale, apprezzata per quanto di
legittimo essa esprime, ad un disegno poli~
tico che si intende perseguire e portare
avanti.

Ecco perchè io, pur ringraziando il sena-
tore Cifarelli delle cose molto nobili e se~
rie che ha detto (per me poi molto apprez~
zabili soprattutto quelle di una certa par-
te del suo discorso), vorrei assicurarlo che
noi abbiamo cercato di non subire mecca-
nicamente ed automaticamente qualsiasi ri~
chiesta e qualsiasi sollecitazione. Abbiamo
invece, nei limiti in cui ci era consentito
sotto l'urgenza della situazione, tentato di
orientare verso fini generali, che venivano
portati avanti da certe categorie ma che
erano collegati agli interessi generali della
scuola, la politica che doveva risolvere e
c;he ha risolto questa vertenza sindacale. E
di questo mi pare si è reso conto, in un in~
tervento di cui io gli sono vivamente grato,
ill senatore De Zan quando ha collocato nel
suo discorso anche i due provvedimenti fi~
nali nella consapevolezza di un grosso tra-
vaglio psicologico e politico che in quei
giorni ha afflitto coloro (perchè non è sta~
to solo il Ministro della pubblica istruzio-

ne; voi sapete che questa vicenda ha inve-
stito un po' tutto il Governo) che hanno do~
vuto far i:ronte ad una situazione certa-
mente incresciosa.

Io ringrazio i,l senatore De Zan per aver
riconosciuto che non c'era e non c'è nessu~
na intenzione surrettizia di utilizzare que-
st'occasione per affrontare i problemi mol~
to più grossi che certamente esistono ma
che non in quella sede si potevano affron-
tare, nè tanto meno un'intenz,ione aa:1Jtiscio-
pero. C'era soltanto la necessità di provve~
dere ad una esigenza generale, urgente, im~
mediata, che riguardava la collettività dei
cittadini in una situazione che non aveva
via di uscita anche perchè alcuni sindacati
avevano imboccato quella strada e loro
stessi confessavano che non sapevano come
tornare indietro in quanto mancava la pas~
serella. Si trattava di inventare una passe~
rella, in fin dei conti. Abbiamo calcolato
che questo provvedimento potesse costìtui~
re una passerella. E questo calcolo in fon~
do non si è rivelato sbagliato, tanto è ve-
ro che, non appena la passerella è scatta~
ta, lo sblocco c'è stato, allora abbiamo riti~
rata il provvedimento nella sostanza, modi~
ficandolo e mantenendolo in piedi soltan~
to in quella parte che nel frattempo aveva
precostituito una situazione che non si po~
teva più ledere.

Se ci fosse stata qualche altra intenzione
non avremmo provveduto a queste modifiche
e soprattutto non ci saremmo limpegnati a
fare le modifiche ancor prima dello sbloc~
co, in quell'interessante confronto con il
Parlamento che il Governo non solo non ha
disatteso ma al quale ha partecipato ap~
prezzando moltissimo quest'intervento del
Parlamento.

Ecco perchè questo provvedimento sugli
scrutini è stato, sì, di una certa durezza,
lo riconosco, ma non aveva nessuna iaten~
zione al di là di quella che esso stesso con~
teneva, ed aveva, se volete, un valore di pres-
sione psicologica. D'altra parte la sua stes~
sa organizzazione interna non era altro che
un allargamento del sistema esistente, in
quanto anche questa famosa utilizzazione di
personale esterno ~ debbo ribadirlo ~

non è un fatto nuovo rispetto al sistema.
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L'utilizzazione degli esperti e dei cultori si
trova nel sistema della scuola, noi l'abbia-
mo soltanto allargata in quelle ipotesi; non
abbiamo quindi modificato il sistema, ma
abbiamo cercato di mettere in movimento
un meccanismo che in ogni minuto avrebbe
potuto consentire ai naturali protagonisti
di portare a compimento gli scrutini e gli
esami, soltanto che l'avessero voluto. Ecco
perchè il provvedimento era certamente
piuttosto drastico rispetto ad una situazio-
ne non più differibile nelle soluzioni, ma era
un provvedimento articolato, il più dispo-
nibile per il ritorno su posizioni di respon-
sabilità ~ come è avvenuto ~ di tutti i sin-
dacati.

Vorrei ripetere qui quello che ho già det-
to alla Camera e molte volte anche in Com-
missione. Non è che io non mi renda con-
to (e credo che nessuno di noi non si renda
conto) del fatto che dietro queste agitazio-
ni, dietro questa fase incresciosa della vita
della scuola, c'è un disagio che ha ragioni
d'essere obiettive. Credo che la classe do-
cente italiana vada compresa in un certo
stato d'animo, a volte in una certa frustra-
zione che la caratterizza rispetto all'emerge-
re di problemi che si accavallano l'uno su
l'altro, per il ritardo o il rinvio di soluzioni,
rispetto al fatto stesso dell'espansione quan-
titativa della scuola alla quale tarda a se-
guire un adeguato rinnovamento delle strut-
ture. È questo lo sfondo reale su cui poi
nascono e possono nascere anche fatti che
diventano obiettivamente corporativi, par-
ticolari, settoriali, ma che hanno questa re-
troterra che in qualche modo li giustifica
o che comunque li impone all'attenzione
e alla sensibilità lungimirante della classe
politica.

Quindi non manca questa comprensione,
non può mancare. Bisogna anche compren-
dere questo stato d'animo, però quando
liel cOll\fronto delle posizioni si rischia di
compromettere la conclusione di un anno
scolastico che interessa milioni di alunni in-
colpevoli, di famiglie e addirittura, per certi
aspetti, la stessa economia nazionale (per il
turismo, la villeggiatura eccetera) bisogna
pure trovare una via di soluzione. Ma nel mo-
mento stesso in, cui la si trova bisogna con

la stessa energia mantenere gli impegni e
realizzare le cose che ci si è impegnati a
fare.

Bisogna anche affrontare i veri temi di
fondo che poi sono quelli della riforma. Ec-
co perchè, senza ambizione, problematica-
mente, ci eravamo preoccupati di sollecitare
3Ii componenti delLe Commissioni VIII della
Camera e VI del Senato, agl,i stessi sindacati
e aMe organizzazioni di categoria un pronto
confronto di idee sUiI tema fondamentale
della riforma dell'istruzione secondaria, che
è centrale per la nostra politica del1a scuola,
perchè nessuno può negare che abbiamo
fatto la riforma della scuola media, che
stiamo facendo ~ e mi auguro che rapida-
mente si possa portare in porto ~ 1a ,rifor-
ma universitaria, ma in mezzo resta il vuoto
e non possiamo fare H tetto senza aver co-
struito una parte essenziale delle fonda-
menta.

In questa riforma della scuola secondaria
si affrontano altri temi che !'intervento
del senatore Nencioni ha accennato richia-
mando alcune polemiche sui misasìni o mi-
sàsini: ci sono tante di queste cose nella
storia del nostro Paese, senatore Nencioni;
ci sono anche i mortarini, i gullini e non è
che il passaggio dalla prima alla seconda
classe rischia di compromettere alcuni ~ran-
di servizi del nostro Paese.

Voglio dire soltanto che quando noi fre-
quentavamo l'attuale terza media traduce-
vamo il «De bello galllico» e nel quarto
ginnasio svolgevamo il programma di lati-
no del quarto ginnasio. Il ragazzo d'oggi,
siccome non abbiamo Ifatto la riforma del-
la scuola seoondaria, al terzo anno della
scuola media fa alcune, poche, cose di la-
tino mentre al primo anno della scuola su-
periore trova lo stesso programma che ave-
vamo noi. Questa è la spiegazione di certe
cose che sono state fatte soprattutto per
richiamare l'urgenza, anche a costo di su-
scitare polemiche, e l'indilazionabilità della
riforma della scuola secondaria attirando

!'interesse, se volete critico, dei docenti e de-
gli alunni affinchè il problema si affronti

non nel segno della facilità o della facilo-
neria.
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Noi vogliamo una scuola qualificata, non
dequalificata, ma bisogna vedere a quale
livello si pone la qualificazione, onorevole
senatore Premoli, perchè credo che sia le-
gittima la preoccupazione di chi vuole sal-
vare la dignità della funzione docente. È
una frase che ho inteso dire durante que-
sto periodo, ma dove sta questa dignità?
Sta forse soltanto nella fase finale dell'esa-
me, nel giudizio, che rischia di essere molte
volte la registrazione notarile di una situa-
zione storica precostituita da differenze am-
bientali, sociali, da diverse sfide culturali
che ambienti diversi stimolano all'intelli-
genza di ciascun alunno non consentendo
al figlio del contadino di progl1edire nello
stesso modo del figlio dell' operaio? La gran-
de, l'insostituibile dignità della funzione do-
cente sta certo anche nella fase finale del-
l'esame, ma sta prima, a monte, nello sfor-
zo generoso per creare condizioni eguali,
sta nello sforzo di portare colui che sta in
condizioni peggiori a livello di chi sta in con-
dizioni migliori. Se è questa la prima e fon-
damentale funzione deLla scuola, si posso-
no anche allargare certe concezioni, magari
adottando l'idea dei dcli didattici che nel-
le elementari hanno registrato un notevo-
le successo e si sono dimostrati estrema-
mente validi: aver tentato di introdurre
sperimentalmente un ciclo didattico non si-
gnifica aver dequalificato la scuola, ma aver
tentato in via sperimentale di avviare un
processo per cui la qualificazione avviene ad
un livello diverso senza essere ignorata.

Se non si affronta, con un serio discorso
del piano quinquennale o di uno e più piani
quinquennali, il problema del diritto alJo stu-
dio, anche il discorso sulla qualificazione è
destinato ad essere sempre manomesso dal-
la preoccupazione che la scelta del merito
possa coincidere con una discriminazione so-
ciale. Quindi è un discorso comlplesso, che
va portato avanti, che deve interessarci tutti,
che dobbiamo affrontare se vogliamo rimuo-
vere le cause profonde di quel disagio che al-
trimenti esplode in forma, al limite, corpora.
tiva o anarcoide, così come ci è stato dato di
constatare in queste ultime vicende. Certo,
quando esplode bisogna resistere per difen-
dere non astrattamente iJ senso dello Stato,

ma quel minimo di sintesi poH.tiica che
è pur necessaria per affront!are questi temi.
Però, con lo stesso vigore con cui si re-
siste, poi bisogna tentare di anda~e avanti
per affrontare li ,temi veri deLla riforma.
È vero che molti di questi possono essere
temi che non costano o che costano meno
di altri, sol ohe sovvenga la comUine volontà
di superare posizioni tradizionaLi o rigoro-
samente conservatrici per incontrarci nella
posizione necesisaria di avanzamento rispet-
to alla nuova domanda che l'espansione
stessa del servizio scolastico ha creato. Nan
si tratta di distruggere iiI passato o certi
valori.

L'ho detto tante volte anche fuori ma vor-
rei ripeterlo al Senato perchè è una frase
molto bella di un senatore: credo che per
la scuola bisogna avere la capacità, noi, i
docenti, di non confondere il vecchio con
l'antico. Il vecchio è morto, è superato e
va superato. L'antico è una somma di valo-
ri che in qualche modo vanno sempre ri-
scoperti e reinseriti nella costruzione del
nuovo per cui bisogna avere il coraggio di
dimettere ,la veochia palandrana, certi vec-
chi abiti, certe vecchie concezioni del presti-
gio, rendersi conto della realtà per costrui-
re con coraggio e decisione il futuro, anche
se con cuore antico. Questa è la frase del
senatore Levi.

Credo che questa sia la linea di tendenza,
non Eacile, che deve interessare il Parla-
mento perchè quando si affrontano temi di
questo genere è chiaro che tutte lIe forze po-
litiche sono in qualche modo corresponsa-
bilizzate. Questo non è assemblearismo.

Io credo che in questa vertenza ci sono
dei fatti positivi da registrare: da un lato
!'intervento del Parlamento nel senso del-
l'apertura di un dialogo tra Parlamento e
sindacati, tra Parlamento e mondo della
scuola che riacquista e fa riacquistare al-
l'intera classe pohtica una credibilità che è
condizione per portare avanti la politica di
riforme, e dall'altro, come ha detto il sena-
tore Romano, l'intervento delle segreterie
confederali, non in polemica con gli altri
sindacati.

Penso che l'azione svolta dai sindacati au-
tonomi, soprattutto da qualcuno di essi, per
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l'esperienza che ho avuto, è stata un'azione
responsabile, e ciò che ha mosso e muove
almeno uno di questi sindacati è una con~
cezione generale dei problemi della scuola
e non corporativa. Nella misura però in cui
questo è vero, io credo che questi stessi sin~
dacati dovranno riconoscere ed apprezzare
come positivo !'intervento delle grandi se~
greterie confederali perchè per la prima
volta, sia pure sotto l'urgenza di queste co~
se, le organizzazioni degli altri ,lavoratori e
non solo di quellI i della scuola assumono il
problema della scuola, problema che non
può essere assunto se non nel quadro della
politica generale di svi,luppo e della poli~
tica di programmazione.

Il centro del problema de~la scuola è il
diritto allo studio, è l'edilizia; sono queste
cose che vanno collegate come scelte prio~
ritarie all'interno del sistema di scelte che
caratterizza un piano di sviluppo il quale
non può non cointeressare tutti i lavoratori
italiani. N problema della scuola è certo il
problema dei professori ma è anche e pri-
ma di tutto il problema degli alunni, delle
famiglie del metalmeccanico o del metal,lur-
gico. Il fatto che le segreterie confederali si
siano fatto carico in qualche modo, pur
sotto l'urgenza ddla situazione, del proble~
ma della scuola è un fatto in sè positivo
che anche i sindacati autonomi più respon-
sabili, secondo me, non devono vedere pole-
micamente ma costruttivamente per far sì
che anche in al tre occasioni e non solo in
questa ciò accada per portare avanti una
politica di scelte economiche.

Infatti dietro alla politica della scuola
c'è la questione di quale tipo di politica eco~
nomica si intenda fare, se si scelgono i con-
sumi pubblici al posto dell'allargamento
indiscriminato dei consumi privati.

Allora salutiamo positivamente quest'in~
tervento del Parlamento e registriamo que-
sta vicenda faticosa, difficile, complessa, per
molti aspetti raffazzonata, improvvisata,
che tuttavia ha registrato alcuni indici posi-
tivi perchè ha fatto segnare alcune linee (la
riduzione del numero degli alunni e la non
licenziabilità) di movimento che riguarda~
no lo sviluppo futuro della scuola e perchè
ha segnato la presenza in forza del Parla~

mento, delle grandi confederazioni sul tema
della scuola riportando il tema stesso all'at-
tenzione dell' opinione pubblica. Questa era
ed è condizione per portare avanti anche il
resto della nostra politica.

Per queste ragioni, signor Presidente, ono-
revoli senatori, ritengo che questa vicenda,
che certamente ha avuto tanti risvolti ne-
gativi ~ in cui non ci sono nè vinti nè vinci-
tori, in cui per certi aspetti si è rischiato
molte volte di avere soltanto una serie di
sconfitte, tutti, Governo, sindacati, scuola e
cittadini ~ ma ehe fortunatamente ormai
ha visto superata questa flase, 'si sia però
conclusa anche con alcuni elementi positivi
di fiducia e di ottimismo che 'potranno, mi
auguro, essere sviluppati nel futuro.

Certo si è conclusa con !'impegno rigo-
roso del Governo con i sindacati, un impe-
gno che il Governo ha il dovere di rispetta-
re e di mantenere, direi, tanto più quando
esso poi ha dovuto usare, sia pure per lo
spazio di ventiquattro ore, un certo tono ed
adottare certi provvedimenti.

Ecco perchè io vorrei proprio pregare gli
onorevoli senatori che hanno presentato al~
cuni emendamenti di capire la posizione del
Governo. Qui non è in discussione la libertà
del Parlamento anche di modificare i prov~
vedimenti. Qualsiasi Governo non può ipo~
tecare questa 'libertà: al massimo, come dis-
si in Commissione, potrebbe vil1'colarla a
certi risultati ponendo il voto di fiducia.
Certamente non può farlo un Governo che
sopravvive per l'ordinaria amministrazio-
ne. Però questo Governo ha assunto al
massimo Hvello un impegno preciso con i
sindacati; esso quindi non può che rende-
re onore alla sua firma e deve far presente
al Parlamento che esso non può accogliere
emendamenti che possano sembrare, sia pu-
re solo su] piano psicologico, anche se non
lo sono neIIa sostanza, una modifica di que-
gli impegni, per giunta nel momento stesso
in cui sono finiti o stanno per finire gli esa-
mi di Stato e quindi la vicenda si è con-
clusa.

È questa la ragione politica che mi spin-
ge a non poter accogliere gli emendamenti
proposti ed a pregare i presentatod degli
stessi di volerli ritirare, anche se nel
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meJ:'ito io debbo riconoscere che, almeno
per uno di questi emendamenti, ci sono dei
motivi seri che 110portano avanti.

Gli emendamenti, se non sbaglio, sono es-
senzialmente due. Il primo riguarda (mi ri-
ferisco sempre al decreto sulla non licenzia-
bilità) la questione delle 16 ore. Io su que-
sto vorrei dire che si tratta più che altro di
un'imprecisione formale perchè dopo aver
approfondito un po' le cose anche con gli
uffici del mio Ministero debbo dire che è
vero che ogni due corsi allo stato attuale
delle cose vi sono non 16 ma 14 ore di ap-
plicazioni tecniche, ma è anche vero che
con semplice decreto del Ministro della pub-
blica istruzione il sistema attuale della leg-
ge consente di portare queste 7 e 7 ore, 14
in tutto (7 per corso), ad 8 e 8, aumentando
un'ora sola per ogni corso; e quest'aumento
va nella linea di marcia di quella tendenza
che può portare aH'obbligatorietà delle ap-
plicazioni tecniche, e che comunque ne può
consentilre l'espansione peJ1chè un'ora so-
la oltretutto non offende nemmeno altri in-
segnamenti che nelle scuole vi sono,

Ecco perchè la norma prevista non è una
norma che crea delle difficoltà, non rischia
di farci trovare di fronte alla « matita blu»
di cui parlava il senatore Premoli, perchè
basta un decreto ministeriale per trarre da
quel dettato della norma che stiamo per
approvare la conseguenza logica dell'au-
mento di un'ora di applicazioni tecniche nel-
le scuole. Quindi su questo credo che non
ci sia ragione di opporsi perchè ~ ripeto ~

la linea di tendenza di tutti coloro i quali
si sono interessati dei ritocchi alla scuola
media è unanime nel senso dell'espansione
delle ore di applicazioni tecniche fino a:d~
dirittura al limite di renderle obbligatorie.

Non è che qui anticipiamo la riforma; la
anticiperemmo se stabilissimo l'obbligato-
rietà. Ci muoviamo in quella direzione con
l'aumento di un'ora che non compromette
nulla e tuttavia segna un passo significativo
in avanti. Il vero emendamento è quello
che riguarda i concorsi. Io debbo dire che
non mi sento di non consentire con lo spi-
rito di quest'emendamento, però non sono
in grado politicamente ~ e prego i pre-
sentatori dell'emendamento di capire questa

mia situazione e se possibile di farla pro-
pria ~ di aocettarlo in questo momento,
perchè noi abbiamo sottoscritto un im-
pegno di un certo tipo: ed anche psicoJo-
gicamente potrebbe avere un valore diver-
so questo modificare il provvedimento pro-
prio oggi, riportandoloalla Camera.

Io credo che la sede pill propria in cui si
può affrontare questo tema sia quella del
testo cosiddetto dell'Armellina, cioè di quel-
l'altra parte, che pure ci siamo trovati a
portaI'e avanti, del sistema della non licen-
ziabilità che prevede le nuove tecniche di
reclutamento. È in quella sede che io credo
si possa risolvere la preoccupazione che ispi~
l'a l'emendamento dell'onorevole senatore
Limoni e di altri. Comunque al limite si po-
trebbe anche presentare una proposta di
legge a latere. Io non escludo nessuna di
queste vie e mi dichiaro nei limiti delle mie
possibilità disponibile per studiare anche
insiÌeme una soluzione di questo genere. Ma,
ciò premesso, vorrei proprio pregare di ri-
tirare l'emendamento. Per quanto riguarda
gIi ordini del giorno, io li ho letti e li posso
accettare tutti come raccomandazione, cer-
to con quella cautela pI'opria di un Gover-
no di ordinaria amministrazione che farà le
raocomandazioni ai propri successori; però
in questi limiti rientrano tutti in un certo
spirito che non è contrario alle preoccupa-
zioni o alle intenzioni di un Ministro della
pubblica istruzione.

Io, onorevoli senatori, chiedo scusa se il
mio intervento è stato inevitabi,lmente smoz~
zicato, raffazzonato, un po' a raffica disor-
ganica come i decreti; però anche in questo
intervento c'è stato almeno il tentativo di
muoversi verso una certa direzione, non
ignorare le istanze particolari, cercare di
capire qual è lo sfondo che le anima, ma
cercare anche di legarle alle prospettive
di sviluppo della scuola; il che non è com-
pito oertamente solo di un Ministro e tanto
meno di un Gov~rno che ha avuto la possi-
bilità di vivere 101 giorni, ma può e deve
essere compito comune de1la classe diri-
gente del Paese, della classe politica. E per-
ciò l'intervento del Parlamento e la sensi-
bilità sul tema centrale o sulla centralità
del tema da part,e deIJe grandi organizza-
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zioni sindacali resta un fatto positivo che
io mi auguro fori ero di conquiste per "la
nostra scuola nel senso di andare in avanti
salvando il cuore antico. (Applausi dal cen-
tro e dalla sinistra).

P R ~ S I D E N T E. Passiamo om alla
disrCus!siione degli articoli dei singoli dis~gl1'i
di legge con l'avvertenza che gli emenda-
menti si intendono riferit<i alI testo dei de-
creti-legge da convertire, cosÌ come modifi-
cati dalla Camera dei deputati. Si dia let-
tura dell'articolo unico del d1segno di legge
n. 1299.

A R N O N E , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19
giugno 1970, n. 367, concernente l'ulteriore
decentramento dei servizi del Ministero del-
la pubblica istruzione, con le seguenti mo-
dificazioni:

All'articolo 1, primo comma, è soppressa
la parola: ({ nonchè », e sono aggiunt~, dopo
le parole: ({ regio decreto 27 novembl-e 1924,
n. 2367 », le parole: ({nonchè l'inquadra-
mento in ruolo del personale non insegnante
degli istituti e scuole statali di istruzione
secondaria ed artistica che ne abbia matu-
rato o ne maturi il diritto, a prescindere
dal parere del consiglio di amministrazione
previsto dall'ordinamento vigente ».

All'articolo 1, ultimo comma, la parola:
({ regionale », è sostituita con la parola:
({ provinoiale ».

All'articolo 2, primo comma, le parole:
({ agli insegnanti », sono sostituite con le
parole: ({ al personale insegnante e non in-
segnante >'.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente
articolo 3-bis:

({ Al personale direttiva, di economato e
ausiliario dei convitti nazionali e degli edu-
candati femminili statali e alle maestre isti-
tutrici degli educandati stessi sono estese,
in quanto applicabili, le disposizioni vigen-

ti sul decentramento dei servizi del Ministe-
ro della pubblica istruzione comprese quelle
di cui al presente decreto ».

P RES I D E N T E. È 1soritto a parlare
per dichiaI1atzione di voto il senatore Aintoni-
celli. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I. Si:gnor Pres1dente,
la mia dkhiaraz10ne di vota r~guarderà !tutti
i decreti in discuss1one.

PRESIDENTE D'accordo.

A N T O N I C E L L I. Il Gruppo della
sinistra indipendente è favovevole alla con-
versione in legge del decreto-legge n. 367 (un
po' arido se non lo si inserisce nel complesso
delle strutture scolastiche da rinnovare) con-
cernente il decentramento dei servizi del Mi-
nistero delLa pubblioa 'istruzione; favorevole
peI1chè è un decreto che cade in un partÌiCola-
re mO'mento di svilluppo della scuO'la e non
soltanto della souola, ma direi anche deilla
società, del quadro generale dello Staio; e
perchè è chiaro che silamo d'aocordo sullo
snel1imento burocratÌiCo de1la scuola, anche
se qualohe preoccupaziO'ne nasce da quella
paI1te del decreto in cui si parla di affidare
-incarichi ammin1strativ;i ai pres,idi, mentre
sarebbe molto piÙ importante che ai presidi
fosse riservata Ulna funzione di guida e di
organizzazione del lavoro propriamente di-
dattico e culturale d~lla sOHola, sottmendoH
con ciò a tutti questi limpegni amminilstrati-
vi che ne snatumno le funzioni.

Allo stesso modo siamo r.l',accordo sulla
conversione del decreto.legge 1'1.370 concer-
nente il Diconoscimento dei servizi pre.ruo-
lo, provvedimento atteso da moLtissimo tem-
po, da tempo sult31JPpeto, se rkordo -bene
fin dal 1961.

È un decreto utile al corpo insegnante
ai fini economici, ai fini di carriera, ai fini
giuridici. Il suo difetto, come si è detto in
Commissione, è di non accogliere tutte quan-
te le richieste del corpo insegnante; sarebbe
augurabile che fosse sanata quell'ingiustizia
non giustifi<cata che trascura il sen~izio pre-
stato in qualità di professore o di assistente
1ncarioato dell'Università.
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Mi pare che il Pr:res~dente della Commis-
sione abbia fatto opportunamente il punto
su questo motivo.

Il mio GI1UPPO si astiene quanto al de-
meta-legge n. 368 (cOlnferimento di incari~
chi e supplenZJe) per via deUa questione, sOlI.
levata stamane dal senatOlre Romano della
sua dubbia costituzionalità, in quanto :già fin
dal marzo gli insegnanti hanno fatto doman~
da a due provveditorati e non possono og-
gi vrovarsi in contrasto 'Don la nuova l~gge
che impone la richiesta ad un provveditora-
to sOlla. È poi contro il 384 per moti'vi che
non vorrei ripet,eDe.

Ancora sta!mane l'onorevole Mini,st'ro è tor-
nato ad escludere ogni intenzione antisinda-
cale del suo urgente decreto-legge; è tornato
ad asskurare che quel 9UO deareto non era
destinato a oreare precedenti, ma lei sa, ono-
revole Ministro, che i precedenti mai si an-
nullano, anzi sono sempre portati a cristal-
l:izzarsi, e infine il correggere un reato di ina-
dempienza del Govlerno con un atto che fa-
cilmente si tras,£ol'merebbe ,in una colpa al-
trettantoed anche più grave, non mi pare nè
giusto nè legittimo, e non può che lingenerare
sospetti. Perciò per il 384 il mio Gruppo vota
contro e naturalmente vota a favore del
393 ahe lo abroga.

C'è poi il gruppo di provvedimenti di cui
a,I deoreto n. 366, che ha suscitato più con-
trasti, più osservazioni e più oritkhe. Io
debbo dire onestamente che le critiche sol-
levate dal senatore Limoni (anche se por-
tate a quell'eccesso di chiamare un horren-
dum facinus questo insieme di norme) e le
critiche e le proposte subordinate avanzate
dal senatore Carraroe in genere dalla Com~
missione e anche dal nost,ro Presidente di
Commissione, mi trovano nella sostanza con-
scenziente. Debbo ,riconoscere che queste
critiche hanno una loro legittimità; mi col~
piscono di più quelle che riguardano le
riserve di posti fino a un 80 per cento e
la sospensione degli esami di abiliitazione.
Non riesco a condividere il tono catastro-
fico col quale sono state formulate, non~
chè le severe affermazioni di qualche mio
coJlega, che ha parlato di umiHazione dello
Stato, o del Governo, che ha dovuto cedere
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alle pressioni sindacali e alla lotta degli inse-
gnanti.

La sOlla vera umiliazione n'On è quelllla di
avere ceduto, ma qudla di esslere arriv:alti tar~
di nell'accogHere queste richieste, voglio dire
meglio, a prevenirle, o a soddisfarle al tempo
giusto. Il cedere ~ l'onorevole Ministro l'ha
in fondo detto ~ ,era venir:e ,incontro ad una

istanza da t'empo sul tappeto ,e nella coscien-
za generale. Mi pare che si abbia ragione
quando si dice Idhe OOCOl1DeVa'Dare onore al~
!'impegno assunto, il che si,gnifica non incor~
raDe domani nel disonore di non esser,e ore-
duti quando si prende un impegno. Il Go-
verno ha preso impegno con i sindaoati,. Il
,senatore Premoli ha detto che prima doveva
parlarne con ,la Commi'ssione; oerto, 'ma un
decreto~legge è tal,e per ~l suo camttere di
provvedimento di urgenza di cui soltanto a
posteriori si chiede una rati,fica. Rimangono
certamente, l'ho già detto, numerose perples~
sità su questo gruppo di provvedimenti, ma
ill problema da affrontare oggi è la necessità
politica che suggerisce di approvarli senza
correre i pericoli del ninvio. Sono contento
che i colleghi della maggioranza abbiano
presentato i loro emendamenti, ma sarò più
lieto se, accogLiendo la richiesta dell' onore-
vole Ministro, H ,ritireranno. È utile che gli
emendamenti ,siano stati proposti, perchè
rimanga segno delle critiche che, secondo
me, sono necessarie e che potranno domani
essere accolte. Non 'posso negare che sareb-
be stato assai meglio poter invitare l'onore-
vole MiI1lÌstro a presentalre un disegno di
legge il quale tenesse conto delle opp-ortune
cor,rezioni; ma ,siccome questo di1segno di
legge non potrà essere presentato, per la
attuale crisi di Governo, è chiaro che non
possiamo che limital1CÌ a desiderare il rWro
degli emendamenti.

Potrebbe sembrare che noi s~amo stati qui
chiamati semplicemente a un puro adempi-
mento costi,tuzionale. Siccome non vorrei che
questo foss,e semplicemente uno spolverilino
sopra !'inchiostro, permettetemi che dica an-
CODadue parole a conolusione. Anche 'Se è an-
tipatioo ripetere sempre le vecchie cosle, le
vecchie lamentele, vODrei parlare della que~
stione dei decreti~legge, quest'uso aberirante
di legiferazione, in relazione a cui si pot;reb-
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be litaniare, collega Limoni, un autem genuit,
come nelle genealogie bibliche, cioè con-
tinuamente questi decreti~legge prolifemno e
generano le famigerate leggine, à.nun proces-
so senza fine. C'è in più la facile osservazione
che i deoreti-Iegge nascono di solito con un
oaratteI1e di urgenza soita una pressione de-
gli ,.unteressati di varia ordine, ed ecca che
si viene a parlare di umihaizione della Stata,
a anche solo del Gaverno. Ed è vera anche,
almeno nel caso attuale della latta degli inse-
gnanti, che i deoreTIi-leggearrivano a oompOlr-
re le vertenze. Ma compone le vertenz,e, ha
già avuto occasione di dido, non signif,ica
esegu.urerifarme. Il MiniS<tro ha in palrtena-
giane quanda dice che in fondo una certa OIr-
ganicità esiste in tutti questi decreti-legge,
specialmente nel 366. Che cosa vuoI significa-
re questa oIìganicità? Che c'è Ulna prefigura-
zione del futuro svilUlppo della scuola. 110ho
qualche dubbio al proposiito, perchè in l1ealtà
quando certe soluzioni arrivano in extremis
esse non ,manifestano una precisa, preparata
e disegnata volontà palitica. C'è tuttavia co-
me segnato, acquisito, un punto fermo, ciò
che è ,stato nella sua sostanza principaile con-
quistato dal,la lotta degli ,insegnanti: i,l Ga-
verno in parte lo ha ,.unteso e in paJrt,e lo ha
acoolto; ci ,sano insomma ,i punti fermi che
serviranno per il futuro. Quando arriverà
questo futura? Io credo, onarevole Mini,stro,
che questo futuro arriverà specialmente con
quella promessa per La quale purtroppo c'è
tempo, cioè la promessa dello sta'Ìo giuridico.
Dica purtroppa peI1chè era stato detto che H
pravvedimento sullo stata giuridico sarebbe
stato presentato dal Governo e sarebbe ve-
nuto in discusiSione il 10 luglio, e invece
questa crisi, su cui non voglio spendere una
parola, ci obbliga ad una dilazione che era
del tutto insospettata e indesiderata. Av,re-
ma forse H tempo di prepararlo con una
maggiore meditazione e con la collabora-
zione generale di tutte le parti di questo
settore del Parlamento. Che cosa sarà lo
stato. giuridioo? Sarà queUe due cose che
ho caito nel discorso di stamane del Mi-
nistro; e cioè sarà un ridare la dignità
aLla funzione docente nella formazione del-
la classe dei discenti (questa è la casa im-
portante e in ciò sta la vera digni,tà della

funzione docente); e sarà quell'altra cosa che
ha persino una sfumatura poetica, il combi~
nare illnuavo con l'ant1co. NOIni,lveoohio,ma
l'antioo; il vecchio è ciò che si di<Strugge, il
deteriore, l'antico è oiò IOhe permane, ohe
continua a parlare, ad agi're, ad avere un sen-
sa. Dunque, si a,pre una s,peI1anza, e ,anche
can questa speranza il mio Gruppo dioe il
suo sì alla conversione in legge del~a quasi
tota<!ità dei decreti-legge e augura la pronta
approvaziane paJ1ticalarmente del n. 366. (Ap-
plausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Codi-
gnola. Ne ha facoltà.

* C O D I G N O L A. OnorevoLe Presidente,
onorevoti collleghi, il pacchetta dei pI1Ovvedi-
ment,i adottati con i decreti-legge che stanno
ora per essere convertiti contiene certo alcu-
ne importanti innavazioni da tempo attese
nell'inteI1eslse delJa scuola e solledtalte dai
sindacati, partioolarmente ,in tema di decen.
tramento, che è ancora l:argamente insuffì~
ciente, in tema di riconoscimento del servi-
zio pre-ruolo e con la riduzione ad un solo
provveditorato della damanda di incarico.

Maggiari perplessità hanno 'Susdtato e su~
seitano .il deoI1eta relativo agli sorutlinifÌnali
e agLi esami (materia questa che dovrà esse~
re pI1ofondamente rielaborata in sede di ri-
farma generale della istruziane secondaria,
prev,io un attenta e dacumenTIata esame del-
l'esper,ienza in corso a seguito delle nuove
norme di tipo aJppunto sperimentale a suo
tempo emanate) ed il decreta n. 366, che
concerne la istituzione deUe cattedre, la non
licenz1iabilità, la saspensiane degli esami di
abilitazione.

Prevalenti motivi di ardine ,politica che già
sOlno stati i,uustmti or ora dall' anoI1evole Mi~
n.u5tro, la necessità di sottrarre ad ogni 'ri-
schio la defini<tiva conversione di questi de~
creti, l'opportl1'ni<tà di una r,isrposta definitiva~
mente positiva non salo del Gaverno ma del
Parlamento alle ,richieste legi:ttime dei sinda-
cati ci hanno persuasi della esigenza di non
presentare emendamenvi che sotto certi
aspetti pur si rivderebbero neceslsari: ma
proprio per questo riteniamo opportuno
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preannunciare fin d'ora in questa sede no-
stre iniziative legislative, comuni del resto
a quelle di altri Gmppi, per chiarire, cor-
reggere e sviluppare alcuni punti specifici
della normativa che andiamo ora a ,stabilire.

Queste integrazioni potranno trovar luogo
e nella legge sullo stato giuridico, che conti-
nuiamo laidaffermare come l' obiettiVlo più ri-
Jev~alll'te,esiglITif,icativodelle recenti agita:zJioni
sindacali e per il quale, come Gruppo, con~
fermiamo l'1ill1pegnopr,ioritario per la Iprassi-
ma tornata paI1lamentare; e nella legge di ri-
fOirma universitm'ia" che sta per ess,ere 1icen~
ziata dalla 6" Commissione; e nell'auspicata
iniziativa ~egislativa da tempo attesa per i
necessari l1itocchi alla legge sulla scuola me~
dia; in parte tuHraVlia dovranno e potmnno
trovar luogo Ìin apposito strumento ,legislat,i~
vo che ci rÌiserviamo di pl'esentare alla ria~
pertura dei lavori. Mi riferisco paI1tioolar~
mente: a) ad un incremento ddle matel'ie di
decentramento, comprese quelle che investo-
no la piena Hbel1tà degli iusegnanti neUa scel-
ta dei prapd strumenti di lav0il1O didattico;
b) ad una norma transitoria che consenta lai
giovani laureati di accedere ai concol1si an-
ohesernza previo esame di abiLitazione, ,in at-
tesa ~he entri in vigore la nOl1ma, prevista
dalla legge universitaria, conoernente i corsi
di abilitazione aM'insegnamento post-Iaur,ea;
c) ad un oongruo rItocco dei programmi del-
la scuOila media che consenta di eleva,re aUa
normale dU:J1atadelle 18 me 1'orario di servi-
zio per gli m'Segnanti di applka:zJioni tecniche
e di educazione musicale, PIievia aJbolizione
del latino facoltativo in terza ed attuazione
di una scuola media integrata, a pieno tem-
po; d) al rkonoscimento per tutto iì perso~
naIe insegnante degli anni trascol'si in ser-
v,izio militalre; e) infine al ,riconoscimento
del servizio pre-ruolo anche al personale
non insegnante, ed alla eliminazione delle
anomalie che emergono dai decreti, per
quanto attiene al servizio !prestato dagli
attuali professori neUa qualità di direttori
didattici e di ispettori scolastici, e per
quanto ,attiene alle condizioni di svantag-
gio nelle quali verrebbero a trovarsi in-
segnanti in possesso di retrodatazione ri-
spetto ai qUalli converrebbe stabilire il prin-
cipio del miglior favore. L'anomalia più

grave resta comunque quella che si riferi-
sce all'intero perrsonale universitario incom-
prensibilmente assente da questi provve-
dimenti: dovremo dunque riaprive il di-
scorso in sede di ,riforma universitar,ia, sia
per quanto l1i,guarda l'estensione a questo
personaLe dei criter.i di valutazione del servi-
zio pr,e-ruolo ohe d'ora in pOliverranno lappE-
cati agli ,insegnanti elementari e secondari,
sia per quanto rigual1da il I1Ì:conoscimento,
nello sv,iluppo di carriera degli insegnanti se-
condari, del servizio pmstato prresso :l'uni-
versÌ'tà in qualità di assistenti incaricati, o
stIiaordinari o borsisti, secondo una logica
unitaria che evidentemente non può riferÌ<rsi
ad akuDli ,e non ad altri.

Con queste dserv'e dunque,e con n:rI1UJe-
gno di promuo¥ere quelle iniziative Ilegi,sla-
tive che si renderanno ulteriormente neces-
sarie, i,l nostro Gruppo annuncia il proprio
voto£a¥orevole laJUaconversione in legge dei
decreti,legge in esame. (Vivi applausi dalla
sinistra ).

PRESIDENTE
lare per dichiarazione di
Limoni. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

L I M O N I. Il Gruppo della Democra~
zia cristiana intende votare favorevolmente,
come del resto ha fatto in Commissione, al-
l'approvazione dei decreti-legge ora sottopo-
sti al nostro esame.

Si può osservare ~ qua:lcuno non ha man-
cato di rilevarlo ~ che, data la critica piut-
tosto minuta, serrata che da parie nostra è
stata fatta allmeno per uno di questi decreti-
legge, quello che reca il n. 366, la logica con-
seguenza dovesse essere la reiezione; ma noi
non abbiamo ,sostenuto questa tesi nè in
Commissione nè ,durante il dibattito: abbia-
mo costantemente ribadito l'opportunità di
apportare emendamenti a testi ohe ,ritene-
vamo anche non cODlfacenti agli scopi che
i decreti-legge si erano proposti. Questa è
stata la nostJ:1a int,enzione: non respingere
tutto, ma emendaI1e salvando ciò che è buo-
no, integrandolo con emendamenti che rite~
nevamo migliorativi e questo è stato il senso
della nostra critica e la linea di condotta
che abbiamoseguìto.
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Nan intendiamo respingere nessuno dei
decreti perchè su cinque almeno dei sei de~
creti nai eravamo perfettamente d'accordo.
Se qualche riserva era da fare, essa riguar~
dava il modo del quinto decreto, relativo
agli scrutini ed agli esami. Anche tale de~
creta però non manca di una sua logica, spe~
cialmente se lo si colloca ne'l momento po~
litico, sindacale e sociale in cui fu adottato:
occorreva che, di fronte al proposito di man~
dare deluse le attese degli alunni e delle
famiglie circa la conclusione ddl'anno scola~
stico, sia pure a mo' di passerella, come ha
detto il Ministro, si apportasse un elemento
nuovo che sbloccasse la situazione.

Intese in questo senso, anche le critiche
che nella sostanza si possono fare a quel
decreto non inficiano la validità del provve~
dimento e perciò noi approviamo i due de~
creti, a maggior ragione il secondo che te~
stimonia la volontà che presiedeva nell'Ese~
cutivo, quando ha adottato il provvedimento
di modifica del sistema di scrutini e di esa~
mi, di sbloccare la situazione.

Allo stesso modo approviamo il decreto
che riguarda il decentramento e quello re~
lativo al riconoscimento del servizio pre-
ruolo: tutti temi sui quaili ci siamo iÌntrat~
tenuti e per i quali abbiamo già espresso la
nostra favorevole adesione. Riaffermiamo
che sostanzialmente questi decreti-legge ci
trovano d'accordo nel merito. Qualche riser-
va l'abbiamo fatta sulla forma; abbiamo so-
stenuto che ci pareva non fosse proprio ne~
cessario ricorrere al decreto~legge. Ma se tale
ricorso era richiesto per acquistare una cre~
dibilrità che i sindacati ed il mondo della
scuo'la l'itenevano di non dover accordare al
Governo e al Parlamento, noi abbiamo detto
che nella sostanza si poteva anche assentire
sul ricorso al decreto~legge.

I nostri rilievi si sono perciò appuntati sul
decreto n. 366. Approfitto dell'occasione of-
fertami dalla dichiarazione di voto per ri~
spandere aHa richiesta fatta dall' onorevole
Ministro. Non so se ciò sia del tutto regola~
re, ma dovendo anticipare una cosa che avrei
detto dopo ritengo che questo non nuoccia.

Abbiamo presentato questi emendamenti
che volevano essere la traduzione in termini

pratici di correzioni di punti che ci sembra~
vano emendabili o che ci sembrava doveroso
emendare perchè meglio il decreto~legge rag~
giungesse gli obiettivi proposti. Su tali emen~
damenti, sostanzialmente ridotti a due, c'era
l'universaJle consenso. Ora io dichiaro subito
che ritireremo questi emendamenti, ma mi
si consenta di dire che lo faremo per altre
ragioni che non sono quelle che sono state
qui addotte per convincerci a ritirarll e che
convinti non ci hanno.

Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, qui
non manca il tempo per fare l'emendamento,
non manca l'assenso sulla sostanza, tant'è
che noi chiediamo ~ e lo aspettiamo poi dal
Ministro, almeno nei limiti in cui si potrà
impegnare ~ che il contenuto dell'emenda~
mento riguardante la istituzione della cat-
tedra di applicazioni tecniche e :la istituzione
della cattedra di educazione musicale così
come è delineata nel testo del terzo comma
dell'articolo 1 venga travasato in un disegno
di ,legge per evitare proprio che domani,
istituite queste cattedre, gli organi di con~
trollo dello Stato si l'ifiutino di registra~
re i decreti di istituzione e di nomina.

Per quanto riguarda il secondo emenda-
mento, a nostro giudizio più importante, re~
lativamente alll'articolo 4, noi non ne chie~
diamo tanto la soppressione, quanto la cor-
rezione. Si lascino pur sospesi gli esami di
abilitazione, ma questa norma sia integrata
con queLla che abolisce l'obbligatorietà del
possesso dell'abilitazione per accedere ai
concorsi: ciò al fine di aprire la strada ai
giovani che potrebbero solo in questa ma~
niera accedere al concorso per la scuola me-
dia di ogni ordine e grado.

Se si assicura che queste nostre istanze
verranno travasate in disegni di legge d'ini~
ziativa governativa o parlamentare e che il
Governo è disposto a impegnarsi a favorire
la conclusione dell'iter legislativo delle pro-
poste stesse perchè si addivenga quanto pr~~

ma alla correzione delle due norme conte~
nute nel decreto~legge, non abbiamo alcun
motivo di mantenere gli emendamenti e sia~
ma disposti ad approvare il disegno di legge
così come ci è stato trasmesso dall'altro ra-
mo del Parlamento. (Applausi dal centro).
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P RES I D E N T E Poichè nessun
altro è iSCI1itto a parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti il disegno di legge nu~
mero 1299, composto di un articolo unico.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

A seguito di tale aopprovazione, il disegno
di legge n. 1107, d'iniziativa del senatore
Bloise e di altri senatori, s'intende assor~
bito.

Passiamo al disegno di legge n. 1301.
Ricordo che i due ordini del giorno pre~

sentati rispettivamente dai senator,i Spiga~
l'oli e Baldini e dai senatori Arnone, Codi~
gnola e Bloise sono stati già accettati dal
Governo come raccomandazione. Chiedo ai
presentatori se insistono per la votazione.

S P I GAR O L I. Non insisto.

C O D I G N O L A. Non ,insisto.

P RES I D E N T E. Si dia lettura
dell'articolo unico del disegno di legge nu~
mero 1301.

A R N O N E, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il deareto~legge 19
giugno 1970, n. 370, concernente il riconosci~
mento del servizio prestato prima della no-
mina in ruolo dal personale insegnante e
non insegnante delle scuole di istruzione ele~
mentare, secondaria ed artistica, con le se~
guenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo la pa-
rola: pareggiate, sono aggiunte le parole:
comprese quelle all'estero.

All'articolo 1, dopo il primo comma, è
aggiunto il seguente:

Parimenti è riconosciuto il servizio pre~
stato presso le scuole degli educandati fem-
minili statali.

All' articolo 1, il secondo comma è sosti~
tuito con il seguente:

Agli stessi fini e nella stessa misura è ri~
conosciuto il servizio prestato dal personale
di cui al comma precedente in qualità di in~
segnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole
elementari statali o degli educandati femmi~
Dlili stataH, o p<lJrificate, comprese quelle al~
l'estero, nelJe scuole popolari, sussidiate o
sussidiarie, con qualifica non inferiore a
« buono» o che risulti prestato senza deme~
rito nei casi in cui non sia stata ati ribuita
la quaLifica.

All'artlcolo 2, primo comma, dopo le pa~
role: non di ruolo nelle scuole elementari
statali, sono aggiunte le parole: o degli
educandati femminili statali.

All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il se~
guente comma:

Ai docenti di cui al primo comma deIJ'ar-
ticolo 1, che siano privi della vista, e al per-
sonale direttivo e docente delle scuole ele-
mentari statali o parificate per ciechi il ser-
vizio non di ruolo comunque prestato è ri-
conosciuto per intero agli effetti gìuridici
ed economici.

All'articolo 4, secondo comma, dopo le
parole: i periodi di congedo retribuiti, sono
aggiunte le parole: e quelli per gravidanza
e puerperio.

L'articolo 11 è sostituito con il seguente:

Per l'attuazione del presente decreto gli
stanziamenti isoritti nei competenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Mi~
nistero della pubblica istruzione per l'anno
finanziario 1970, sono aumentati delle se~
guenti somme per gli esercizi sottoindicati:
milioni 15.000 per l'anno 1970; milioni 45.000
per l'anno 1971 e milioni 59.600 a partire
dall'anno 1972.

All'articolo 12, le parole: di lire 14.500
milioni, sono sostituite call le parole: di lire
15.000 milioni.
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P RES I D E N T E. Da parte del se~
natore Premoli e di altri senatori t: stato
presentato un emendamento a~ggiuntivo. Se
ne dia lettura.

ARNONE Segretario:

Art. 1.

Al secondo comma, dopo le parole: «di
cui al comma precedente », inserire le se-
guenti: «in qualità di professore incaricato
di insegnamenti ufficiali presso facoltà uni~
versitarie o corsi di laurea, di assistente
universitario di ruolo o incaricato nonchè... ».

1.1 PREMOLI, BERGAMASCO, ROBBA

P RES I D E N T E. Il senatore Pre-
moli ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.

P R E M O L I. Questo decreto nasce così
lacunoso da indurre Govermo e maggiolranza,
prima ancora della ,sua conversione, ad an-
nunciare la messa in cantiere di nuove leggi
che ne correggano le stortUJJ:1e. Noi liberali
comprendiamo e rispettiamo le ragioni di
urgenza che hanno spinto l'Esecutivo a ri~
correre al decreto~legge in questione.

Resta per noi inesplicabile il perchè iJIGo~
verno non abbia, sia pure per le vie bI1evi,
intel'essato le Commi'Sslioni paru1amentari e
quindi anche le opposizioni, anohe esse inte-
ressate ai gravi problemi esplosi nella « pri-
mavera scolastka ».

Ho già parlato durante ,il mio primoiJn-
tervento del nost!ro emendamento, la cui va-
lidità è stata riconosciuta anche dal['intera
Commissione: appare quindi veramente
inesplicabile la grave ingiustizia commessa
con l'esclusione degli assistenti incaricati
universitari dal riconoscimento dei servizi
pre-malo. Per questo noi insistiamo affinchè
l',emendamento sia messo in votazione.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ed 11 Governo ad esprimere il pa-
rere sull'emendamento in esame.

S P I GAR O L l, relatore sul disegno
di legge n. 1301. La Commissione si rimette
al Governo, ma vorrei anche rendere noto
all'Assemblea che il parere della Sa Com~
missione permanente su questo emenda-
mento, che comporta una spesa, è negativo.

M I S A SI, Ministro della pubblica
istruzione. Il parere della Sa Commissione
mi esime dallo spiegare ulteriormente le ra~
gioni della mia opposizione. Non è possibile
accettare l'emendamento perchè è una spe~
sa che il Governo non saprebbe come oo~
prire.

P RES I D E N T E. Senatore Premoli,
insiste per la votazione del suo emenda~
mento?

PREMO LI Insisto.

P RES I D E N T E. Metto allora ali vo~
ti l'emendamento 1. 1. Chi l'approva è pI1ega-
to di aliz3!J:1si.

Non è approvato.

Segue un emendamento presenN~lto dalla
Commissione. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 3.

Sostltuire il secondo e il terzo comma
con i seguenti:

« Il servizio eccedente i quattro anni vie~
ne valutato in aggiunta a quello di cui al
precedente comma agli stessi effetti neUa
misura di un terzo.

« I restanti due terzi del servizio presta~
to danno diritto nella seconda classe di sti-
pendio ed in quelle successive all'anticipa~
zione per altrettanti anni degLi aumenti pe-
riodici di stipendio, la cui misulra è rag~
guagliata all'importo iniziale di Ciascuna
classe ».

3.1

S P I GAR O L I , relatore sul disegno di
legge n. 1301. Domando di parla1re.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P I GAR O L I , relatore sul disegno di
legge n. 1301. L'emendamento è di oam1:t,el'e
puramente ,formale ed ha lo SlCQlPOdi rendere
più chiaramente intelligibile il testo dell'ar-
ticolo 3 del decreto-legge.

La Commissione è disPQlsta a ,nitimre lo
emel1'ckumento. Vorr,ei semplicement,e che il
Governo dichiarasse che l'inteI1preta2Jione au-
tentica del testo è contenuta nel nostro
emendamento; dò proprio al fine di elimina-
re ogni dubbio in 'Ordine all'interpl'etaziQlne
da daJ:1sialla legge in sede di ajp'plica2Jione.
In base a questa dichia,raziO'ne l'ammini:stra-
zione sarà senz'a1tro nelle 'Condizioni di rnter-
pmtaJ1e con chiarezza ,la h~gge senza dar ,luo-
go a controversie o ad applioazioni della
legge stessa non rispondenti aHa genuina
volontà del legislatoI1e.

P RES I D E N T E. Invito il Govelmo
ad esprimere il parere sull'emendamento in
esam,e.

M I SA SI, Ministro della pubbltca istru-
zione. Credo che si possa senz'altJ:1o accoglie-
re lo spirito deWemendamento come inter-
pretazione della nQlrma. La nQlJ:1ffiavuoI dire
l,e cose che il,senatore Spigaroli volevaren-

dere più esplicite. Però siccome essa se-
condo me è abbastanza chiara, prego il
senatOJ:1e Spigaroli di ritirare l"emem:damento.

S P I GAR O L I , relatore sul disegno di
legge n. 1301. D'accoJ:1do, 10 r:iJtiro.

P RES I D E N T E. Poiohè non vi sono
altri emendamenti, metto ai voti il dilSlegno
di legge n. 1301, composto di un arti1colo uni-
co. Chi l'approva è pJ:1egatodi alzarsL

È approvato.

A seguito di tale approv:azione, il diJs'egno
di legge n. 415 d'iniziativa del senatorre Spi-
garoli e di altri senatori, è assorbito.

Passiamo al disegno di legge n. 1298.

Ricordo che l'ordine del giorno presentato
dai senatori SpigaJ:1Olli,Limoni ,e Bertola è s,ta-
to accolto dal Governo come raocomanda-

zione. Chiedo al senatore Spigaroli se insiste
per la votazione.

S P I GAR O L I. Non insiSlto.

P RES I D E N T E . Si dia l,ettma dell'ar-
ticolo unioo del disegno di l'egge.

A R N O N E , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19
giugno 1970, n. 366, concernente la istitu-
zione delle cattedre, la non licenzi abilità
degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei
posti e la sospensione degli esami di abili-
tazione all'insegnamento, nelle scuole ed
istituti d'istruzione seoondaria ed artistica,
con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo la
parola: {( cattedre », sono inserite ,le parole:
{( nei corsi diurni e serali ».

All'articolo 1, secondo comma, sono sop-
presse le parole: {( dei corsi serali}).

All'articolo 1, terzo comma, dopo la pa-
rola: {( corsi », sono aggiunte le parole: « e
una cattedra di educazione musicale con
sedici ore settimanali ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente
articolo l-bis:

« Il numero degli alunni per classe nelle
scuole statali secondarie superiori non può
essere maggiore di 25.

La norma di cui al precedente comma avrà
attuazione graduale e con successivo provve-
dimento legislativo sarà stabllita la data da
cui avrà inizio l'applicazione della norma
stessa }).

All'articolo 2, quinto comma, le parole:
{( e gli insegnanti di materie artistiche nelle
scuole e negli istituti di~istruzione artistica }),

sono sostituite con le parole: {( e gli inse-
gnanti delle scuole e degli istituti artistici ».
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All'articolo 2, quinto comma, le parole:
« i laureati », sono sostituite con la parola:
« gli ».

All'articolo 2, quinto comma, la parola:
« precedente », è sostituita con la parola:
({ presente ».

All'articolo 2, dopo l'ultimo comma, è
aggiunto il seguente:

« I benefici di cui ai precedenti commi si
applicano anche agli insegnanti incaricati
delle scuole annesse agli educandati fem~
minili statali ».

All'articolo 3, dopo il primo comma, è
aggiunto il seguente:

«Il secondo comma dell'articolo 1 della
legge 7 ottobre 1969, n. 748, è modificato
come segue:

" Coloro che abbiano i requisiti di servizio
di cui al comma precedente e abbiano con-
seguito l'abilitazione a seguito della sessione
di esami indetta con decreto ministeriale 15
agosto 1968, la cui validità viene estesa alla
scuola media, secondo le norme stabilite dal.
l'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno
inclusi, ai fini della immissione in runlo, in
un'apposita graduatoria da utilizzarsi imme~
diatamente dopo quella prevista dagli arti-
coli l e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327,
e dal primo comma dell'articolo 1 della pre-
sente legge" ».

P RES I D E N T E. Da parte dell sena~
tore Umoni e di aLtJrisenatori sano st:ati 'Pre~
sentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 1.

Sostituire il terzo comma con il se~uente:

«NeLla scuola media si devono istituire
cattedre di applicazioni tecniche con 18 ore
settimanali di insegnamento e cattedre di
educazione musicale parimenti con 18 ore
settimanali di insegnamento. Per tali isti~

tuzioni si applicano' i criteri indicati nei
com mi precedenti ».

1. 1 LIMONI, CARRARa, ZACCARI, BER~
TaLA, BENAGLIA, SPIGAROLI

Art. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'articolo 5 della legge 15 febbraio 1955,
n. 1440, è soppresso ».

4.1 LIMONI, CARRARa, ZACCARI, BER~

TaLA, BENAGLIA, SPIGAROLI

L I M O N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I M O N I. Come da me già dichiarato
in preoedenza, dtiro i due emendamenti.

P RES I D E N T E. PoiJchè nessuno do~
manda di pau:lare, me1Jto ai vOlti il disegno di
legge n. 1298, composto di un artÌiColo unico.
Ohi l'arppJ:1Ova è pnegato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo al disegno di Legge n. 1300. Si
dia lettura dell'articolo unico.

A R N O N E , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 19
giugno 1970, n. 368, concernente modifiche
agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969,
n. 282, riguardante il conferimento degli in-
carichi e delle supplenze negli istItuti di
istruzione secondaria.

P RES I D E N T E. PoÌJchè nessuno do~
manda di parlare, metto ai vOlti il di'segno
di legge n. 1300, compasto di un articolo uni-
co. Chi l'approva è pI1egato di alzarsi.

E approvato.

Il disegno di legge n. 1150, d'iniziativa del
senator'e BloÌJse e di ,altri senatori, è conse~
guentemente aSlsorbito.
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Passiamo al disegno di legge n. 1302. Si
dia lettura dell'articolo unico.

A R N O N E , Segretario:

Articolo unico.

t!. convertito in legge il decreto~legge 23
giugno 1970, n. 384, conoernente norme per
gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e
negli istituti di istruzione secondaria ed ar-
tistica.

P RES I D E N T E. Pokhè nessuno do~
manda di parlare, metto ai voti il disegno
di legge n. 1302, composto di un a.lrtkolo uni-
co. Chi l'aP'Pl1Ova è pregato di alza,rsi.

È approvato.

Passiamo 311dis1egno di le,gge n. 1303. Si
dia lettura dell'altt~oolo unioo.

A R N O N E , Segretario:

Articolo unico.

t!. convertito in legge il decreto-legge 27
giugno 1970, n. 393, che apporta modifica-
zioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384,
recante norme per gli scrutini finali e gli
esami nelle scuole e negli istituti di istru-
zione secondaria ed artistica.

P RES I D E N T E. Poiohè nessuno do-
manda di parlare, metto ai vot,i il di!segno
di legge n. 1303, composto di un artioo,lo uni~
co. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E, Si dia lettum delle
1nteIìro,gazj1oni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E , Segretario:

BRUSASCA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro degli affari este-
ri. ~ Per conoscere l'azione che il nostro Go-
verno ha già svolto e quella che intende svol~
gere, anche presso l'ONU, per ottenere il d-

spetto, da parte del Governo libico, degli ac-
cordi internazionali concernenti la residen-
za, la sicurezza, il lavoro ed i beni degli ita~
liani, la maggior parte dei quali nati sul po-
sto, rimasti legittimamente in Libia dopo la
costituzione dello Stato arabo. (int. or.
J746)

FERMARIELLO, MANCINI, VALORI, BO-
NAZZI, ARNONE, DI PRISCO, ANTONINI,
Ll VIGNI, CATALANO, SOLlANO, CALA-
MANDREL, TEDESCO Giglia, BENEDETTI,
BARDI, COMPAGNONI, MADERCHI, MA-
SCIALE, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolo-
res, PEGORARO, PAPA, LUGNANO, MAGNO,
PETRONE, RENDA, CAVALLI, SOTGIU,
MACCARRONE Pietro, SEMA, SALATI, AL-
BARELLO, BERTONE, TROPEANO, PlRA-
STU, RAIA, ZUCCALA', D'ANGELOSANTE,
VIGNOLO, DEL PACE, MARIS, MORANINO,
ABENANTE, LUSOLI, OSSICINI, BORSA-
RI, PALAZZESCHI, NALDINI, PIVA, POE-
RIO, CHIAROMONTE, ADAMOLI, FABRET-
TI, PIOVANO, BERMANI, SEGRETO, CI-
PELLINI, CINCIARI RODANO 'Maria Lisa,
LI CAUSI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per sapere quando in-
tenda dare corso alla richiesta di riconosci-
mento avanzata dall'ARCI-Caccia, associazio~
ne venatoria democratica, organizzata in tut-
to il territorio nazionale a livello di circoli
aziendali, di comuni e di provincie.

L'ARCI"Caccia, costituita da oltre un an-
no, ha portato e porta nel dibattito sui pro-
blemi della natura e della caccia un suo con-
tributo originale ed insostituibile ed ha da-
to, come dà ancora, un apporto essenziale di
attività e di iniziative per affermare una po-
litica venatoria nuova ed organica. Questo
suo ruolo, se ha creato attese e speranze, ha
anche determinato reazioni non sempre giu-
stificate, specie quando provenivano da am-
bienti e forze che esprimono, in campo vena-
lOriO, posizioni di privilegio o interessi spe-
culativi. Naturalmente, si vuole escludere che
tali reazioni abbiano trovato un'eco presso il
Ministero fino a determinare un tentativo di
insabbiamento della richiesta di riconosci-
mento ministeriale.

Sorge quindi imperiosa 1'esigenza che, ap-
plicando il dettato costituzionale e gli orien-
tamenti della Corte costituzionale recepiti
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dalla legge in vigore, 1'ARCI-Caccia sia im-
mediatamente riconosciuta per contribuire
in maniera ancora più incisiva al cambiamen-
to della fallimentare politica venatoria in at-
to. D'altronde, le stesse iniziative già pro-
mosse dai cacciatori, e che ancora si svilup-
peranno per il rkonoscimenta, coincidono
con 1'aziane in corso per salvare la caccia e
difendere la natura.

Per tali ragioni, gli interroganti chiedano
al Ministro quali urgenti misure ritenga
di dover adottare per accogliere la richie-
sta pressante di larga parte dei cacciatori
che l'ARCI-Caccia ottenga subito il ricono-
scimento ministeriale affinchè possa assol-
vere, nel modo giù efficace e completo, alla
sua funzione democratica e rinnovatrice.
(int. or. - 1747)

Interragaziani
can richiesta di risposta scritta

TERRACINI. ~ Al MinistrO' del tesaro. ~

Perchè, confermato che nella diziane « cate-
gorie equiparate» cantenuta nell'articalo 1
della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante
i,l titalo «Narme a favore dei dipendenti

civili dello Stato e di Enti pubblici ex com-
battenti ed assimilati », sono compreSii i per-
seguitati antifascisti politici e razZJiali, as-
sicuri che narme pertinenti di applicaziane
sono state date agli uffici competentL (int.
SCI'. - 3817)

ANDERLINI. ~ Al MinistrO' delle parteci-
paziani statali. ~ Per sapere:

se non intenda reoedere dalla sua presa
di posizione tendente a rinviare alla compe-
tenza del Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato il problema" crea-
tosi con il licenziamento di tutte le maestran-
ze dello jutificio di Temi;

se non intenda assumere la responsabi-
lità di un serio studio della situazione che si
è venuta a determinare, tenendo conto che
lo jutificio non è un'azienda «dissestata »,
che il prablema oggi esploso in forma dram-
matica ha una lunga storia alla quale è stato
ripetutamente interessato i,l Ministero delle
partecipazioni statali e che l'azienda si inse-
ril'ebbe adeguatamente nel complessa ENI

(con alcune aziende di tale gruppo si sono
avuti anche nel recente passato rapporti e
contatti);

se non intenda trovare, valendosi anche
di tutta la legislazione in materia e delle so-
luzioni tecniche già presentate lungo tale li-
nea, la soluzione di un grave e drammatico
problema, che tocca da vicino l'economia di
un'intera città ed è contemporaneamente un
sintomo allarmante per !'intera ecanomia na-
zionale. (int. SCI'. - 3818)

PICARDO. ~ Al MinistrO' della sanità.
Per sapere se nan ritenga oppartuno ed ur-
gente interveniI'e per rimuavere lo stato di
disagio degli inquilini dello stabile sito nella
via Giulio Cesare n. 104 di Napali, la salute
dei quali è minacciata quotidianamente dalla
presenza, al pianterreno della stabile stesso,
di una rivendita del Consorzio agrario presso
la quale sana accantonate quantità ingentli
di concimi chimici ed antiparassitari della
cui camposizione fanno parte solfatO' ammo-
nica, arsenico, nitrato ammonico, solfuro di
carbonio, nitrato di oalcio, zolfO', solfurO' di
oarbonio, ecoetera, tutte sastanze tossiche
ed infiammabili.

Gli inquilini di detto stabile hanno ripetu-
tamente portato a canoscenza delle autorità
competenti ~ sempre senza alcun risultato

~ i danni ingenti prodatti dalle esalazioni
di dette sostanze sulla lara salute fisica,
danni che si sono evidenziati in imponent'
stati tossici, riscantrati e certificati da nu-
merosi medici.

L'interrogante chiede, pertanto, se il Mi-
nistro nan ritenga opportuno disporre che il
Consorzio agral1ia, in ottemperanza alle vi-
genti leggi, allontani tale deposito dalle ci-
vili abitazioni al fine di realizzare il pre-
cetto dell'articalo 32 della Costituzione che
sancisce come impegno fondamentale della
Repubblica la tutela delLa salute pubblica.
(int. SCI'. - 3819)

PRESIDENTE
convocato a domidlio.

11 Senato salrà

La seduta è talta (are 13,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell 'Ufficio dei resoconti parlamentari




