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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (Ap-
provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione

di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'i-
niziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino

Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri;
Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri)

(56) BRIENZA ed altri. ± Legge-quadro per il riordino dell'istruzione
secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. ± Legge-quadro per un riordinamento graduale dell'i-
struzione scolastica e universitaria

(1636) DE LUCA Athos ed altri. ± Prolungamento dell'obbligo scola-
stico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validitaÁ
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del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del
diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. ± Elevazione dell'obbligo scolastico e rior-
dino degli ordinamenti scolastici

(2977) BRIGNONE ed altri. ± Ridefinizione dei cicli e dei percorsi for-
mativi con riferimento all'autonomia delle scuole

(3126) BEVILACQUA e MARRI. ± Legge-quadro sul riordino dei cicli
scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione
post-secondaria

(3740) TONIOLLI ed altri. ± Nuove norme in materia di istruzione sco-
lastica

(4356) ASCIUTTI ed altri. ± Legge-quadro sul riordino dei cicli scola-
stici

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta di ieri si era con-
cluso l'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 3 del disegno di legge
n. 4216. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ed ordini
del giorno ad esso riferiti, avvertendo che la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 4.8, 4.1, 4.41, 4.66, 4.0.6, 4.0.1, 4.0.70 e 4.0.10 (Testo cor-
retto).

COÁ (Misto-RCP). Illustra l'emendamento 4.22, integralmente sostitu-
tivo dell'articolo.

BEVILACQUA (AN). DaÁ per illustrati i propri emendamenti, riti-
rando il 4.13.

BRIGNONE (LFPIN). DaÁ conto dei propri emendamenti, in partico-
lare del 4.240, che individua una diversa articolazione della scuola secon-
daria, e del 4.28, per la predisposizione in tempi rapidi di norme volte alla
puntualizzazione e standardizzazione dei crediti formativi.

ASCIUTTI (FI). Illustra gli emendamenti recanti la sua firma, con
particolare riguardo al 4.38, tendente ad assicurare pari dignitaÁ alla forma-
zione professionale rispetto all'istruzione scolastica. A tale scopo, il 4.41
propone il trasferimento alle regioni degli istituti professionali statali.

TONIOLLI (FI). L'emendamento 4.84 propone una piuÁ precisa arti-
colazione della scuola secondaria, in quanto l'assenza di contenuti della
riforma proposta dal Governo e l'unificazione della denominazione fanno
sorgere il sospetto che si vogliano abolire gli istituti di formazione profes-
sionale.
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LORENZI (Misto-AF). Tra gli emendamenti illustrati, sottolinea il
4.6 tendente ad introdurre nella certificazione rilasciata a conclusione
del periodo dell'obbligo anche una valutazione dei risultati conseguiti,
sia pure soltanto come nulla osta alla prosecuzione degli studi.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra i propri emendamenti. La modifica
proposta con l'emendamento 4.103 tende a far sõÁ che la formazione secon-
daria non sia funzionale solo alla prosecuzione degli studi ed alla forma-
zione professionale, ma anche alle altre attivitaÁ sociali. Presenta infine
l'ordine del giorno n. 60 (v. Allegato A), che trae origine dall'emenda-
mento 3.119 ritirato nella seduta pomeridiana di ieri.

MASULLO (DS). Illustra l'emendamento 4.27: dividere il sapere in
categorie (scientifico-professionale e umanistico) non ha senso se si adot-
tano metodologie di insegnamento che ne privilegino la criticitaÁ. (Applausi

dal Gruppo DS e dei senatori Contestabile e Gubert).

BISCARDI (DS). Ritira l'ordine del giorno n. 2, preannunciando l'in-
tenzione di presentare due distinti ordini del giorno, di cui illustra i con-
tenuti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Go-
verno non ritiene accoglibili emendamenti che propongono variazioni
alla strutturazione del ciclo secondario, che incidono sul rapporto tra for-
mazione professionale ed istruzione, che vogliono riproporre con legge la
sperimentazione (che va riservata all'autonomia scolastica) o che propu-
gnano una riduzione degli indirizzi. La certificazione finale non prescinde
dalla valutazione dei singoli anni, mentre l'estensione della denomina-
zione di «liceo» per tutta l'istruzione secondaria superiore non significa
individuazione di una formazione indefinita. Il parere eÁ contrario anche
al 4.58, in quanto sono giaÁ previsti dispositivi di verifica, con il coinvol-
gimento di tutti i soggetti aventi titolo. EÁ altresõÁ contrario al 4.105 in
quanto piuÁ limitativo del testo in esame. Invita invece a ritirare il 4.7 e
il 4.3.

Accoglie poi l'ordine del giorno n. 18, mentre propone una riformu-
lazione degli ordini del giorno nn. 60 e 17 (v. Allegato A). Fornisce infine
alcuni suggerimenti al senatore Biscardi sugli ordini del giorno di cui ha
preannunciato la presentazione.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore ASCIUTTI (FI), il Senato respinge il 4.22. Con votazione nomi-
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nale elettronica, chiesta dal senatore BEVILACQUA (AN), ai sensi del-

l'articolo 102-bis del Regolamento, eÁ poi respinto il 4.8.

BEVILACQUA (AN). Stante l'atteggiamento di arrogante indisponi-
bilitaÁ al confronto da parte del Governo e della maggioranza, i senatori
di AN non interverranno piuÁ nel corso dell'esame del provvedimento.

Il Senato respinge l'emendamento 4.240. Con votazione preceduta

dalla verifica del numero legale chiesta dal senatore ASCIUTTI (FI), il
Senato respinge poi il 4.84.

ASCIUTTI (FI). Sottoscrive il 4.9, sul quale chiede la verifica del
numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, risulta re-
spinto il 4.9.

ASCIUTTI (FI). Ringrazia il Sottosegretario per avere quanto meno
motivato il parere sugli emendamenti e chiede la verifica del numero le-
gale sul 4.70.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge il 4.70. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

LORENZI (Misto-AF) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il
Senato respinge quindi il 4.1. EÁ poi respinta la prima parte dell'emenda-

mento 4.100, fino alla parola «tre»; di conseguenza, risultano preclusi la
seconda parte dello stesso e il 4.101. Sono altresõÁ respinti gli emenda-

menti 4.10, 4.11, 4.2 e 4.12.

LAURO (FI). Aggiunge la firma al 4.27, su cui il Gruppo FI voteraÁ a
favore.

BEVILACQUA (AN). Anche a nome dei senatori Pace e Marri, sot-
toscrive l'emendamento, sul quale chiede sia verificata la presenza del nu-
mero legale.

BRIGNONE (LFPIN). Preannuncia il voto di astensione.

GUBERT (Misto-Centro). Sottoscrive l'emendamento, per il quale
chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

LORENZI (Misto-AF). Dichiara il voto contrario sull'emendamento.

MASULLO (DS). Ritira l'emendamento e presenta, insieme al sena-
tore Biscardi, l'ordine del giorno n. 63 (v. Allegato A).

BEVILACQUA (AN). Chiede di far proprio l'emendamento 4.27, sul
quale anch'egli propone la votazione mediante procedimento elettronico.
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MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Accoglie
l'ordine del giorno n. 63 come raccomandazione.

LAURO (FI). Ritiene che l'emendamento 4.27, essendo stato sotto-
scritto da altri senatori, debba essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Essendone titolare il senatore Masullo, che lo ha riti-
rato, l'emendamento non puoÁ essere votato. Inoltre, essendo stato accolto
come raccomandazione dal rappresentante del Governo, non saraÁ posto in
votazione l'ordine del giorno n. 63.

ASCIUTTI (FI). Essendo favorevole giaÁ all'emendamento, chiede di
poter sottoscrivere l'ordine del giorno.

LORENZI (Misto-AF). Ribadisce la contrarietaÁ ai contenuti dell'e-
mendamento 4.27.

TONIOLLI (FI). Aggiunge anch'egli la propria firma all'ordine del
giorno n. 63.

GUBERT (Misto-Centro). Sottoscrive anch'egli l'ordine del giorno
n. 63. Insiste poi nel chiedere l'approvazione del 4.102.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.102 e 4.25.

PRESIDENTE. Essendo privo di reale portata modificativa, il 4.72 eÁ
inammissibile.

Il Senato respinge poi gli emendamenti 4.103, 4.34 e 4.14.

PINGGERA (Misto). Ritira il 4.3 e il 4.7.

Il Senato respinge l'emendamento 4.15.

ASCIUTTI (FI). Contesta il fatto che non sia stato messo ai voti il
4.72. Chiede poi la verifica del numero legale sul 4.38.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato

respinge il 4.38. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
ASCIUTTI (FI) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato

respinge quindi l'emendamento 4.41. Risultano inoltre respinti gli emen-
damenti 4.4, 4.16 e 4.17. EÁ quindi respinta la prima parte del 4.44 fino

alle parole «a un'area o a indirizzi diversi»; di conseguenza risultano
preclusi la seconda parte dello stesso e il 4.45. Sono altresõÁ respinti gli

emendamenti 4.47, 4.48, 4.26, 4.18, 4.19, 4.50, 4.76 e 4.23.

ASCIUTTI (FI). Chiede la votazione mediante procedimento elettro-
nico sul 4.77.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± ix ±

760ã Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2000Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. Indice la votazione. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,57, eÁ ripresa alle ore 11,25.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore ASCIUTTI (FI), il Senato respinge il 4.77. Sono poi respinti, con
distinte votazioni, il 4.53, il 4.20 e il 4.5.

ASCIUTTI (FI). Chiede la verifica del numero legale, invitando la
Presidenza ad una maggiore vigilanza sul suo accertamento. (La richiesta

non risulta appoggiata).

Con distinte votazioni, il Senato respinge il 4.54 e il 4.55. Con vota-
zione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore

ASCIUTTI (FI), eÁ poi respinto il 4.21.

BRIGNONE (LFPIN). VoteraÁ a favore del 4.82, lamentando come il
Governo non abbia risposto alle obiezioni sulla mancata coincidenza tra la
fine di un ciclo scolastico ed il rilascio di un diploma, preferendo fare ri-
ferimento ad una generica certificazione.

ASCIUTTI (FI). Dichiara il voto favorevole al 4.82 e chiede la veri-
fica del numero legale.

LORENZI (Misto-AF). Il 4.82 e il 4.6, per i quali voteraÁ a favore,
fanno emergere la necessitaÁ che il termine dell'obbligo scolastico coincida
con la conclusione di un ciclo.

PERUZZOTTI (LFPIN). Sottoscrive il 4.82.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato

respinge il 4.82.

BRIGNONE (LFPIN). VoteraÁ a favore del 4.6, purcheÂ il nulla osta
risponda a criteri oggettivi e omogenei per tutto il territorio nazionale.

LORENZI (Misto-AF). Concorda con l'interpretazione offerta dal se-
natore Brignone.

ASCIUTTI (FI). Aggiunge la firma.

Con distinte votazioni, il Senato respinge il 4.6 ed il 4.78. Con vota-
zione preceduta dalla verifica del numero legale, richiesta dal senatore

ASCIUTTI (FI), eÁ quindi respinto il 4.57.
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BRIGNONE (LFPIN). Il Governo, dichiaratosi contrario al 4.28, do-
vrebbe spiegare come intende standardizzare i crediti formativi in caso di
passaggio ad altro indirizzo.

BEVILACQUA (AN). Sottoscrive il 4.28 e dichiara il voto favorevole
del Gruppo AN.

Il Senato respinge il 4.28. Con votazione nominale elettronica, chie-

sta dal senatore ASCIUTTI (FI) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regola-
mento, il Senato respinge il 4.66.

PINGGERA (Misto). Ritira il 4.7.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ASCIUTTI

(FI), il Senato respinge l'emendamento 4.500. EÁ inoltre respinto il 4.58.

RESCAGLIO (PPI). Accetta la riformulazione dell'ordine del giorno
n. 17 proposta dalla rappresentante del Governo (v. Allegato A).

GUBERT (Misto-Centro). Accetta di modificare l'ordine del giorno
n. 60 secondo le indicazioni della rappresentante del Governo (v. Allegato

A).

BISCARDI (DS). Presenta gli ordini del giorno nn. 61 e 2 (Nuovo
testo), redatti tenendo conto dei suggerimenti offerti dal rappresentante
del Governo (v. Allegato A).

ASCIUTTI (FI). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 61.

BRIGNONE (LFPIN). Aggiunge anche la sua firma a tale ordine del
giorno.

PERUZZOTTI (LFPIN). Aggiunge la firma al n. 61.

TAROLLI (CCD). Sottoscrive il n. 61.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Acco-
glie gli ordini del giorno nn. 61 e 2 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. PoicheÂ sono stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno nn. 17 (Nuovo testo), 18, 60 (Nuovo testo), 61 e 2 (Nuovo testo)
non vengono posti in votazione.

Il Senato approva l'articolo 4.

Il Senato respinge poi l'emendamento 4.0.2. Con votazione nominale

elettronica, chiesta dal senatore BEVILACQUA (AN) ai sensi dell'articolo
102-bis del Regolamento, il Senato respinge quindi il primo comma dell'e-

mendamento 4.0.6; di conseguenza, risultano preclusi la restante parte
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dell'emendamento ed il successivo 4.0.1. Il Senato respinge altresõÁ gli

emendamenti 4.0.200, 4.0.201 e 4.0.202. Con votazione nominale elettro-
nica, chiesta del senatore ASCIUTTI (FI) ai sensi dell'articolo 102-bis del

Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 4.0.70.

PRESIDENTE. La richiesta di votazione nominale elettronica ai sensi
dell'articolo 102-bis del Regolamento, avanzata dal senatore ASCIUTTI
(FI), non risulta appoggiata. Pertanto l'emendamento 4.0.10 (Testo cor-
retto) eÁ improcedibile.

GUBERT (Misto-Centro). Sottoscrive l'emendamento 4.0.13, invi-
tando il Governo a prestare la dovuta attenzione al tema dei corsi post-di-
ploma.

ASCIUTTI (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo e chiede che
la votazione sia preceduta dalla verifica del numero legale.

BRIGNONE (LFPIN). Sottolinea l'importanza dei corsi post-diploma
di specializzazione non universitaria, trattati anche dal precedente emenda-
mento 4.0.200.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l'emendamento 4.0.13.

ASCIUTTI (FI). Chiede che la votazione nominale elettronica dell'e-
mendamento 4.0.14.

PRESIDENTE. La richiesta non risulta appoggiata.

Il Senato respinge l'emendamento 4.0.14.

Per la discussione della mozione 1-00493 e lo svolgimento
dell'interpellanza 2-01010

ANGIUS (DS). Invita la Presidenza a sollecitare il Governo affincheÂ
si renda disponibile per la discussione della mozione relativa alla presa di
posizione dei Capi di Stato dell'Unione europea sulla formazione del
nuovo Governo austriaco.

GUBERT (Misto-Centro). Avanza analoga richiesta a proposito del-
l'interpellanza da lui presentata sullo stesso argomento.

NOVI (FI). Si associa a tali richieste.

PRESIDENTE. Assicura che prenderaÁ accordi con il Governo e che
convocheraÁ la Conferenza dei Capigruppo per le deliberazioni conse-
guenti.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 5.4, 5.0.1, 5.0.2,
5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 e 5.0.10 la 5ã Commissione permanente ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEVILACQUA (AN). Non condividendo l'andamento dei lavori, ri-
nuncia ad illustrare gli emendamenti.

ASCIUTTI (FI). Illustra gli emendamenti recanti la sua firma, sotto-
lineando come l'articolo 5, che si limita a richiamare norme giaÁ esistenti,
sia pleonastico. In particolare l'emendamento 5.9 precisa il concetto di
formazione professionale.

BRIGNONE (LFPIN). Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.
Coglie l'occasione per invitare il Governo a prendere atto dell'atteggia-
mento costruttivo delle opposizioni ed a considerare che l'attuazione della
riforma, prevista per un arco temporale di cinque anni, potrebbe venire in
larga parte gestita dalle forze attualmente all'opposizione.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Esprime
parere contrario sugli emendamenti, che intervengono su materie giaÁ disci-
plinate da altre norme.

Con votazione nominale elettronica, chiesta del senatore BEVILAC-

QUA (AN) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato re-
spinge l'emendamento 5.300. Risulta quindi respinto l'emendamento 5.9.

ASCIUTTI (FI). A nome del prescritto numero di senatori, chiede la
votazione dell'emendamento 5.4.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indice
la votazione nominale elettronica dell'emendamento 5.4. Avverte che il
Senato non eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, eÁ ripresa alle ore 12,41.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ASCIUTTI

(FI) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'e-
mendamento 5.4. EÁ poi respinto il 5.20. Con votazioni precedute da di-

stinte verifiche del numero legale, richieste dal senatore ASCIUTTI
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(FI), il Senato respinge altresõÁ gli emendamenti 5.5 e 5.6. Viene quindi

respinto il 5.8.
EÁ infine approvato l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 5.0.1. Su richiesta
avanzata dal senatore BEVILACQUA (AN), ai sensi dell'articolo 102-bis
del Regolamento, indice la votazione nominale elettronica dell'emenda-
mento. Avverte quindi che il Senato non eÁ in numero legale e, apprezzate
le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

ALBERTINI, segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Ber-
toni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Caponi, Cecchi Gori, Cioni,
De Carolis, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, Fumagalli
Carulli, Fusillo, Giovanelli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi,
Manis, Palumbo, Polidoro, Rocchi, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri, per at-
tivitaÁ dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Elia, La Loggia e Manzella,
per partecipare alla Conferenza intergovernativa sulla revisione dei Trat-
tati, organizzata dal Parlamento Europeo; Visentin, per partecipare al Co-
mitato direttivo dell'Unione Interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

9,36).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (Ap-
provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione

di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'i-
niziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino
Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri;

Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri)

(56) BRIENZA ed altri. ± Legge-quadro per il riordino dell'istruzione
secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. ± Legge-quadro per un riordinamento graduale dell'i-
struzione scolastica e universitaria

(1636) DE LUCA Athos ed altri. ± Prolungamento dell'obbligo scola-
stico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validitaÁ
del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del
diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. ± Elevazione dell'obbligo scolastico e rior-
dino degli ordinamenti scolastici

(2977) BRIGNONE ed altri. ± Ridefinizione dei cicli e dei percorsi for-
mativi con riferimento all'autonomia delle scuole

(3126) BEVILACQUA e MARRI. ± Legge-quadro sul riordino dei cicli
scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione
post-secondaria

(3740) TONIOLLI ed altri. ± Nuove norme in materia di istruzione sco-
lastica

(4356) ASCIUTTI ed altri. ± Legge-quadro sul riordino dei cicli scola-
stici

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 4216, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, e
nn. 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356.
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Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si eÁ concluso
l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo
l'articolo 3 del disegno di legge n. 4216.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati al-
cuni emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illu-
strare.

COÁ . Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 4.22, inte-
ramente sostitutivo dell'articolo 4, al fine di eliminare soprattutto un punto
che riteniamo assai negativo dell'impianto della legge: il riconoscimento
che l'obbligo scolastico puoÁ essere adempiuto a partire dalla fascia d'etaÁ
che va dai 13 ai 14 anni nei centri professionali o, addirittura, nell'appren-
distato. CioÁ avviene su richiesta dei genitori ± che acquisiscono, tra l'altro,
un potere assolutamente eccessivo ± all'interno dell'offerta formativa giaÁ
attuata nell'ambito dell'autonomia scolastica. Questo ci sembra veramente
l'elemento piuÁ negativo contenuto nella legge.

BEVILACQUA. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presen-
tato all'articolo 4 si illustrano da seÂ.

BRIGNONE. Signor Presidente, l'emendamento 4.240 propone una
differente normativa per quanto riguarda la scuola secondaria. Rispetto
al testo che stiamo esaminando vi sono alcune diversitaÁ e integrazioni:
per esempio, al comma 10 si propongono le aree di progetto, al comma
12 si afferma che le scuole secondarie superiori possono consorziarsi al
fine di creare zone di servizi orizzontali. EÁ vero che questi ragionamenti
possono essere sottintesi nel testo al nostro esame, peroÁ ritengo sarebbe
opportuno esplicitarli ai fini della normativa secondaria, che saraÁ determi-
nante per la riforma dei cicli scolastici.

Gli emendamenti 4.25, 4.26 e 4.82 apportano alcuni miglioramenti al
testo.

Con l'emendamento 4.28 si stabilisce che entro il termine di 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo dovraÁ
emanare delle norme volte alla puntualizzazione e standardizzazione dei
crediti formativi nel rispetto del sistema nazionale di valutazione. Se ne
parla spesso, ma finora non sono stati chiariti i punti essenziali, i criteri
secondo i quali verraÁ determinato il sistema nazionale di valutazione,
che nell'ambito dell'autonomia costituiraÁ un punto di riferimento essen-
ziale che potraÁ dare l'opportuno spessore ai titoli di studio, stante la vi-
genza del loro valore legale.

ASCIUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 4.84 saraÁ illustrato dal
collega cofirmatario, senatore Toniolli.

L'emendamento 4.70, che propone la sostituzione del testo del
comma 1 dell'articolo 4, si illustra da seÁ.

Con l'emendamento 4.72 si propone di sostituire la parola: «ovvero»
con la seguente: «oppure», che riteniamo piuÁ opportuna.
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L'emendamento 4.34 propone di sostituire il terzo periodo del
comma 1, che recita: «Ciascuna area eÁ ripartita in indirizzi, anche me-
diante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di en-
trata in vigore della presente legge», con il seguente: «Ciascuna area eÁ ri-
partita in indirizzi che, in prima applicazione, saranno in numero inferiore
a quelli previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire capacitaÁ di
studio e approfondimento, ogni indirizzo eÁ caratterizzato da un nucleo
di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare
nazionale». Tale proposta riprende, in gran parte, alcuni concetti che, a
suo tempo, il senatore Biscardi propose proprio in quest'Aula.

Ricordo che l'emendamento 4.35 eÁ stato ritirato.

Con l'emendamento 4.38 si propone di inserire, dopo il secondo
comma, il seguente: «2-bis. L'obbligo formativo parte dal tredicesimo
anno di etaÁ e coincide con l'inizio della frequenza di uno dei seguenti per-
corsi: a) percorsi integrati di istruzione scolastica e istruzione professio-
nale regionale nella scuola secondaria; b) percorsi del sistema dell'istru-
zione professionale di competenza regionale; c) esercizio dell'apprendi-
stato...». Avanziamo tale proposta per una ragione molto semplice: le dif-
ficoltaÁ che si evincono nel portare avanti, nel nostro Stato, la riforma del
doppio binario tra formazione professionale e istruzione scolastica. PiuÁ
volte si eÁ avuto modo di ascoltare il ministro Berlinguer dichiarare che
i nostri diplomati, rispetto a quelli europei, sono numericamente di gran
lunga inferiori. Questa affermazione eÁ vera, ma da una lettura piuÁ attenta
dei dati emerge anche che in Germania, ad esempio, i giovani che si di-
plomano sono circa il 90 per cento, la cui maggior parte peroÁ proviene
dalla formazione professionale, che ha la stessa dignitaÁ dell'istruzione sco-
lastica. Nel nostro Paese invece non si vuole accettare la pari dignitaÁ tra
formazione professionale e istruzione scolastica.

Pur comprendendo il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione
permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con l'emenda-
mento 4.41 si intende trasferire alle regioni gli attuali istituti professionali
di Stato che, in realtaÁ, fanno tutto meno che dare una professione ai nostri
giovani, trattandosi di fatto di istituti superiori frequentati da coloro che
hanno maggiori difficoltaÁ nell'apprendimento), affincheÁ gli istituti stessi
siano adibiti alla effettiva formazione professionale.

Con l'emendamento 4.44 chiediamo di sostituire, al comma 3, le pa-
role: «da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi» con le
seguenti: «a un'area o a indirizzi diversi ovvero alla formazione professio-
nale». Oltre a proporre l'aggiunta della formazione professionale, che ri-
badiamo sempre, l'emendamento tende ad eliminare ogni riferimento al
termine «modulo». Non riusciamo infatti a comprendere il testo approvato
dall'altro ramo del Parlamento, che eÁ il seguente: «Nei primi due anni,
fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un ri-
goroso svolgimento del relativo curricolo, eÁ garantita la possibilitaÁ di pas-
sare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi...». PoicheÂ
la parola «modulo» si legge per la prima volta proprio nel comma 3, o si
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specifica che cosa si intende con tale termine, che non risulta ben chiaro
in quanto non definito, oppure lo si elimina.

L'emendamento 4.45 si illustra da seÂ.

Con l'emendamento 4.47 ribadiamo di inserire dopo le parole: «indi-
rizzi diversi» le seguenti: «e alla formazione professionale», proprio per la
pari dignitaÁ di quest'ultima.

L'emendamento 4.48 si illustra da seÂ, mentre il 4.50 concerne la for-
mazione professionale e stabilire che sia le scuole secondarie che i centri e
le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza
regionale, per poter svolgere attivitaÁ formative riguardanti la formazione
professionale, devono essere accreditati.

L'emendamento 4.76 si illustra da seÂ, mentre mi riservo di illustrare
anche l'emendamento 4.77 nel caso in cui il senatore La Loggia non fosse
presente. Lo lascio per ultimo, signor Presidente: nel caso dovesse venire,
lo illustreraÁ il primo firmatario.

L'emendamento 4.53 si illustra da seÂ, mentre con il 4.54 ribadiamo la
possibilitaÁ per i nostri studenti di iscriversi ai centri di formazione profes-
sionale riconosciuti.

L'emendamento 4.55 eÁ sostitutivo del comma 5 dell'articolo 4, ed eÁ,
a nostro avviso, piuÁ esaustivo del testo trasmessoci dalla Camera.

Con l'emendamento 4.78 vogliamo ribadire che la frequenza positiva
di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, quale
il Governo porta avanti, comporta l'acquisizione di un credito formativo
che puoÁ essere fatto valere comunque, anche per il passaggio alla forma-
zione professionale e non solo per l'istruzione.

Con l'emendamento 4.57 chiediamo di inserire, dopo la parola: «mo-
dulare», le seguenti: «e delle attivitaÁ previste al comma 6», che dovreb-
bero essere aggiunte.

Con l'emendamento 4.66 ribadiamo il numero massimo di studenti
per classe, percheÂ ne facciamo sempre una bandiera peroÁ poi in realtaÁ
siamo molto evasivi. Per questo con tale emendamento intendiamo riba-
dire che una classe per funzionare bene non dovrebbe essere costituita
da un numero di studenti superiore a venti.

L'emendamento 4.500 si illustra da seÂ, mentre con il 4.58 chiediamo
di aggiungere un comma che recita: «Ogni anno, entro il 30 settembre, la
Conferenza Stato-regioni riferisce al Parlamento» (percheÂ crediamo che il
Parlamento sia il luogo piuÁ rappresentativo del Paese; non sembra, in que-
st'Aula, comunque per noi vale questo concetto) «sulla frequenza, l'anda-
mento e i risultati in termini di accesso al mondo del lavoro disaggregati
per regioni, dei corsi di istruzione professionale e artigiana e formazione
superiore non universitaria»; cioeÁ, ogni anno vogliamo sapere qui in Par-
lamento come vanno avanti questi lavori.

PoicheÂ il senatore La Loggia non eÁ ancora venuto, signor Presidente,
illustro anche l'emendamento 4.77, con il quale chiediamo di sostituire il
comma 4 con uno che recita: «Nei primi due anni, ottavo e nono anno di
obbligo scolastico, sono attivate le sperimentazioni, di cui all'articolo 7
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del decreto 9 agosto 1999, n. 323, del Ministero della pubblica istruzione
(...)». Che cosa chiede quest'emendamento?

L'articolo 7 di tale decreto reca il seguente titolo: «Iniziative speri-
mentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale».
In esso si legge: «In sede di prima applicazione, nell'ambito delle conven-
zioni di cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di
assolvimento dell'obbligo nei centri di formazione professionale ricono-
sciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri. Le iniziative, da
realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche
e centri di formazione professionale, prevedono percorsi formativi che fa-
voriscano l'acquisizione delle conoscenze ed il conseguimento degli obiet-
tivi relativi alle capacitaÁ e alle competenze di base».

Con cioÁ intendo ribadire un concetto molto semplice: facciamo de-
creti per quanto riguarda la formazione professionale ma poi in realtaÁ
non mettiamo i nostri giovani in condizioni di poterla liberamente fre-
quentare.

TONIOLLI. Signor Presidente, intervengo brevemente per eviden-
ziare quanto opportuna e motivata fosse la discussione di ieri. CioÁ lo si
riscontra proprio oggi esaminando l'articolo 4 che dimostra quanto sia
fondato il sospetto sui contenuti che riempiranno i contenitori oggi vuoti
all'esame dell'Assemblea.

Dalla premessa di questo disegno di legge risulta che motivo della
riforma eÁ in qualche modo la professionalizzazione dei giovani che abban-
donano la scuola dopo l'obbligo. Ebbene, il comma 2 dell'articolo 4 con-
traddice appieno tale intendimento. Esso stabilisce che gli istituti di istru-
zione secondaria di secondo grado assumeranno la denominazione di licei.
Sorge allora il sospetto che si vogliano abolire istituti come quelli per geo-
metri, ragionieri o periti; essi infatti non sono licei: un liceo non profes-
sionalizza, ma approfondisce la cultura per poi consentire a coloro che su-
perano la maturitaÁ liceale di frequentare le facoltaÁ universitarie.

Quindi, la reiterazione di determinati argomenti fatta ieri dal senatore
Asciutti non aveva lo scopo soltanto di far perdere tempo, ma di sottoli-
neare che questo provvedimento fa nascere determinati sospetti. Non
siamo convinti dell'utilitaÁ di questa legge percheÂ voler chiamare licei de-
gli istituti professionalizzanti eÁ assurdo e autorizza il sospetto che li si vo-
glia abolire. Non vogliamo che oggi si commetta l'errore commesso nel
1962-63 allorquando si creoÁ la scuola media unica: per non discriminare
gli studenti si fa una scuola uguale per tutti. Ritengo che cioÁ sia assurdo
e che ci debba far meditare su quella che potrebbe essere la prospettiva
del presente disegno di legge.

LORENZI. Signor Presidente, colleghi senatori, desidero illustrare i
miei quattro emendamenti, riagganciandomi naturalmente a quanto giaÁ af-
fermato nella seduta di ieri.

A tal proposito, vorrei richiamare i colleghi sul fatto che la stampa di
oggi sembra non dare alcun risalto alla discussione sulla riforma scolastica
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che si sta svolgendo presso il Senato della Repubblica. Si daÁ il caso che la
maggior parte dei giornali titoli a caratteri cubitali sul tema dei concorsi
per i «super prof.» ma non riservi quasi commenti alla riforma scolastica.
CioÁ la dice lunga sul valore che viene attribuito ai lavori parlamentari e
sull'importanza invece del livello extraparlamentare che continua ad avere
sempre l'ultima parola.

Per quanto concerne gli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.5 non posso che
ribadire che essi fanno parte di un impianto logico di regolarizzazione
di questa riforma che se vuole chiamarsi riforma dei cicli scolastici
deve adeguarsi alla terminologia ed al rigore che cioÁ comporta.

Quindi, eÁ il rinnovato tentativo ± ahimeÁ ormai chiaramente superato
dall'approvazione degli articoli precedenti, in particolare dell'articolo 3 ±
che ha sancito questa definizione macroscopica ed erratica di ciclo di sette
anni (che ciclo non eÁ, ma che oserei chiamare «modulone»), cosõÁ come
quello della scuola secondaria.

L'ultimo emendamento, invece, ha un significato molto piuÁ profondo.
Si tratta dell'emendamento 4.6, che si inserisce al comma 5, il quale si
riferisce alla conclusione del periodo dell'obbligo scolastico, quando viene
rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le
competenze acquisite. In pratica, in questa fase non si parla minimamente
di votazione e di valutazione. Ora, dato che l'intero discorso dei cicli eÁ
stato impostato e concepito in una logica meritocratica e federalista per
quanto riguarda i contenuti e invece centralista per quanto riguarda i con-
tenitori, per quale motivo non si vuole considerare l'aspetto piuÁ impor-
tante, ossia quello della differenziazione nella formazione dell'alunno,
del passo dopo passo, quindi della valutazione dei risultati conseguiti?
In poche parole, come vogliamo porci nei riguardi delle promozioni o
delle bocciature?

EÁ senz'altro lecito pensare che, trattandosi di scuola dell'obbligo,
quindi di una frequenza obbligatoria fino a 15 anni, parlare di bocciatura
sic et simpliciter non ha molto senso. Infatti, in qualche modo si preclu-
derebbe la possibilitaÁ di completare il periodo formativo fino al quindice-
simo anno. Pertanto, eÁ normale e naturale pensare che l'alunno debba per-
correre tutto l'iter, passo dopo passo, anno dopo anno, per avere tutte le
chance di formazione nei diversi cicli, uguali ma capaci di portare un ar-
ricchimento vero nella formazione dello studente. PeroÁ, alla conclusione di
questo periodo formativo, al quindicesimo anno di etaÁ, eÁ ovvio che si deve
fare un bilancio. Si dovraÁ arrivare ad un punto in cui saraÁ necessario fare
la somma di tutte le risultanze, dei profitti e dei risultati ottenuti in questo
lungo periodo di formazione obbligatoria dell'alunno. Allora, bisogneraÁ
emettere un giudizio, che potrebbe anche essere negativo; dobbiamo
averlo presente con chiarezza. EÁ inutile parlare di formazione obbligatoria
dal quindicesimo al diciottesimo anno di etaÁ, percheÂ se ad un certo punto
avremo a che fare con studenti che non avranno dimostrato alcuna possi-
bilitaÁ di recupero su certi fronti, non riesco a capire proprio come potremo
continuare ad insistere sull'obbligo formativo a tutti i costi.
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Ecco, quindi, la necessitaÁ di intervenire con un giudizio, che nell'e-
mendamento 4.6 si riduce essenzialmente all'emissione di un nulla osta.
Non eÁ la somma di tutte le votazioni dei cicli precedenti, ma soltanto
una presa d'atto che non c'eÁ nulla che contrasta con la prosecuzione della
regolaritaÁ della formazione dell'alunno, nel senso che ci sono delle possi-
bilitaÁ normali (ottimali o meno, ma ci sono) per il proseguimento degli
studi.

Questo eÁ un aspetto che indubbiamente, signora Vice Ministro, saraÁ
all'attenzione dei prossimi regolamenti di perfezionamento di questa ri-
forma. Lo sappiamo bene, in quanto tutto eÁ affidato ad un momento suc-
cessivo, eÁ delegato al Governo, il quale dovraÁ poi trasmettere al Parla-
mento i passaggi successivi per i pronunciamenti.

Resta, peroÁ, il fatto che non si puoÁ ignorare in questo momento il ri-
levante problema della valutazione.

In conclusione, mi si consenta di ricordare che tutta la questione si
colloca in un contesto di valutazione globale dell'alunno e all'interno di
un'impostazione di ispirazione federalista. Si offre, infatti, allo studente
la possibilitaÁ di assaporare la scalata formativa nel contesto di una comu-
nitaÁ locale, senz'altro allargata, anzicheÂ nel contesto nazionale nel senso
stretto e piuÁ gretto del termine.

GUBERT. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 4.100
e 4.101 che prospettano un'ipotesi di articolazione dei cicli diversa ri-
spetto al testo in esame, prevedendo che la scuola dell'obbligo si compia
nel ciclo della scuola media, attualmente media inferiore.

Vorrei richiamare l'attenzione sull'emendamento 4.102, che propone
una piccola modifica. Il testo in esame introduce positivamente, tra gli
obiettivi della scuola secondaria, l'arricchimento della formazione cultu-
rale, umana e civile degli studenti; la successiva dizione «sostenendoli
nella progressiva assunzione di responsabilitaÁ» fa peroÁ sorgere il dubbio
che il vero obiettivo sia l'assunzione di responsabilitaÁ, cioeÁ che la forma-
zione culturale, umana e civile si realizzi attraverso l'assunzione di re-
sponsabilitaÁ. Giudico indebita tale concezione funzionalista della forma-
zione umana, culturale e civile, in quanto l'assunzione di responsabilitaÁ
eÁ socialmente condizionata e, in ogni caso, non esaurisce la cultura neÂ
la crescita umana e civile. Molto semplicemente la mia proposta prevede
la sostituzione della parola «sostenendoli» con le parole «e di sostenerli»,
in modo da distinguere le due sfere della formazione culturale, umana e
civile e dell'assunzione di responsabilitaÁ, che potrebbe inoltre essere pre-
cisata in termini sociali.

L'emendamento 4.103 richiama l'attenzione su una funzionalizza-
zione al lavoro, eccessivamente riduttiva, della formazione secondaria.
Quest'ultima dovrebbe formare alla continuazione degli studi universitari
oppure all'inserimento nel mondo del lavoro. Che ne eÁ allora della forma-
zione culturale, umana e civile? Esistono altri ambiti della vita associata
per i quali eÁ opportuna una preparazione minima; a tale proposito ho se-
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gnalato la vita della famiglia e altre vocazioni personali non rientranti nel
mondo del lavoro.

Infine, ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ho ritirato l'emen-
damento 3.119 per sostituirlo con un ordine del giorno, la cui trattazione eÁ
stata rinviata all'esame dell'articolo 4, comma 5. Signor Presidente, do
lettura dell'ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento, che eÁ volto
ad evitare ripercussioni negative sull'alunno qualora egli non scelga se-
condo gli orientamenti indicati:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4216,

impegna il Governo

ad attuare le forme di orientamento previste dal provvedimento in
esame, riservando la comunicazione orientativa per la scelta di aree e in-
dirizzi allo studente e ai suoi genitori o comunque a coloro che esercitano
il loro vece la patria potestaÁ».

9.4216-56-560-1636-2416-2977-3126-3740-4356.60 Gubert

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, do per illustrati gli
emendamenti di cui sono firmataria.

MASULLO. Signor Presidente, vorrei pregare i colleghi e il Governo
di non sottovalutare la questione sottesa all'emendamento 4.27. Molti po-
tranno affermare che la definizione di asse culturale eÁ una astratta que-
stione di principio, incongrua rispetto ad una concezione democratica e
pluralistica della cultura e della scuola.

PeroÁ vorrei fare qualche osservazione pratica. Sappiamo che nella no-
stra scuola, accanto ad insegnanti di grande valore ed impegno, vi sono
anche coloro che dormono o che consegnano gli appunti ai propri allievi
o che assegnano pagine da studiare. A tutti costoro, come contesteremo
l'irregolaritaÁ del loro comportamento se all'articolo 4 si afferma che la fi-
nalitaÁ della scuola secondaria eÁ quella di consolidare, riorganizzare ed ac-
crescere le capacitaÁ, sostenere le attitudini, arricchire la formazione cultu-
rale? Tutti gli insegnanti di cui ho parlato potranno dire che, sia pure a
modo loro, realizzano questa finalitaÁ. Il vero eÁ che formare dei giovani
significa adottare non soltanto finalitaÁ ma metodologie in cui sia realizzato
l'esercizio della criticitaÁ del sapere. Il sapere critico, infatti, non eÁ quello
che si somministra, eÁ quello che si attua, quello che viene operando lo
stesso studente sotto la guida dei professori; il sapere critico significa
che un sapere, che non eÁ portatore di veritaÁ, non eÁ degno di essere sapere
e, per essere portatore di veritaÁ, deve essere fondato sull'etica della ricerca
e della convinzione razionale.

Questo credo sia un punto fondamentale senza di cui il disegno di
legge al nostro esame finisce per rimanere non soltanto, come qualcuno
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maliziosamente afferma, un contenitore senza contenuto, ma un corpo
senza anima.

Signor Presidente, mi sia consentito di sottolineare che, essendo riso-
nata anche in quest'Aula oltre che nel dibattito precedente, la vexata quae-

stio (assai invecchiata) del rapporto tra umanesimo e scienza, tra forma-
zione culturale, il liceo, e, viceversa, formazione professionale, vorrei pre-
cisare che queste categorie sono senza senso reale se eÁ vero che il sapere,
umanistico o scientifico o in prospettiva professionale o per libera forma-
zione, eÁ veramente tale soltanto se criticamente conquistato. Senza preci-
sare poi qual eÁ la conseguenza etica di questo principio percheÂ, in fondo,
l'etica eÁ quello che si diceva, la volontaÁ di non ingannare e di non essere
ingannati: l'etica del sapere eÁ l'etica della volontaÁ di non ingannare e di
non essere ingannati. (Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Contestabile
e Gubert).

RESCAGLIO. Do per illustrati gli ordini del giorno nn. 17 e 18.

BISCARDI. Signor Presidente, avrei riformulato l'ordine del giorno
n. 2 nel senso di precisare il passaggio dalla scuola di base alla scuola se-
condaria superiore. Nel testo del disegno di legge questo passaggio ri-
guarda i primi due anni, senza una precisazione per quanto riguarda il rac-
cordo tra la scuola di base e la scuola secondaria superiore. Pertanto, nella
prima parte dell'ordine del giorno vorrei sostanzialmente impegnare il Go-
verno a configurare i primi due anni non come un biennio unico e indi-
stinto ma come un biennio di raccordo con la scuola di base e di avvia-
mento al triennio superiore fondato su una equa ripartizione tra materie
comuni a tutte le aree ed indirizzi e discipline specificamente ed adegua-
tamente propedeutiche ai trienni successivi.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'ordine del giorno da me
presentato vorrei dire, come sottolineato anche dal collega Masullo, che
il triennio superiore della scuola secondaria acquista uno spessore di con-
tenuti disciplinari nettamente diverso e superiore rispetto alla formazione
precedente; di conseguenza il corpo insegnante dei trienni superiori deve
rispondere a delle specializzazioni particolari, ragione per cui il Governo
dovrebbe impegnarsi a predisporre aree concorsuali particolari per le disci-
pline dei trienni della scuola secondaria superiore. Attualmente noi ab-
biamo delle macroaree concorsuali che vanno dalla scuola media alla
scuola secondaria superiore; a nostro avviso, nel nuovo ordinamento che
risulta dalla riforma al nostro esame il triennio deve avere una forte carat-
terizzazione contenutistica delle discipline e quindi esige delle aree con-
corsuali particolari, tanto piuÁ che i nuovi concorsi si svolgeranno ai sensi
della legge n. 341 del 1990, per cui la preparazione eÁ affidata ad un corso
di preparazione universitaria di durata biennale: ebbene, in quella sede
puoÁ avvenire la diversificazione delle specializzazioni.

BEVILACQUA, Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEVILACQUA. Signor Presidente, intendiamo ritirare l'emenda-
mento 4.13 che ci siamo accorti essere stato erroneamente presentato,
ma non essere attinente al testo al nostro esame.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor
Presidente, credo valga anche rispetto a questi emendamenti ± che non ci-
teroÁ uno per uno ± per motivare il parere negativo del Governo, una con-
siderazione che riguarda comunque l'insieme degli emendamenti che ten-
dono a configurare diversamente l'assetto del ciclo secondario.

Per esempio, il Governo esprime parere negativo sull'emendamento
4.22 percheÂ contempla una formulazione alternativa a quella prevista
dal testo del disegno di legge, con la previsione di alcuni temi che peraltro
il testo del provvedimento all'esame riconsidera in articoli successivi
(penso alla questione del post-secondario) ed una declinazione delle
aree che io ritengo invece contenuta nel testo con una articolazione mi-
gliore.

Vi sono poi altri emendamenti che afferiscono alla relazione tra for-
mazione professionale e istruzione. Non vorrei ancora una volta riaprire
una discussione, che mi pare sia stata ampia, sulle modalitaÁ del rapporto
che il testo di legge all'esame disciplina, mi pare, con chiarezza, vale a
dire sull'inaccettabilitaÁ di una sorta di sistema duale nel quinquennio
cosõÁ come si configura nel ciclo secondario nei primi due anni fra istru-
zione e formazione professionale; quindi sugli emendamenti che si riferi-
scono a questa riproposizione di dualitaÁ il parere eÁ negativo.

Vi sono poi altri emendamenti ± mi riferisco per esempio agli emen-
damenti 4.77 e 4.54 ± che ripropongono ± anche questo un elemento,
come dire, un po' divergente nel quadro che si sta configurando di appli-
cazione dell'autonomia ±, la reintroduzione alle sperimentazioni.

Il senatore Asciutti sa bene che la sperimentazione eÁ questione che
viene affidata all'autonomia delle scuole: non vorrei richiamare ancora,
da questo punto di vista, il regolamento sull'autonomia organizzativo-di-
dattica, in quanto egli sa altrettanto bene che andiamo verso la revisione
di tutti i curricula.

In ogni caso, il richiamo alle sperimentazioni presente sul testo eÁ, se
non ho inteso male il senso degli emendamenti, teso fissare quanto disci-
plinato dall'articolo 7 del decreto attuativo della legge n. 9 del 1999, sul-
l'innalzamento dell'obbligo scolastico, articolo ± questo ± valido in sede
di prima applicazione. Da questo punto di vista richiamo l'articolo 6,
che invece mette a regime la disciplina del rapporto tra la formazione pro-
fessionale e la scuola, l'istruzione, per quanto riguarda l'assolvimento del-
l'obbligo.

Ci sono, poi, un paio di emendamenti che si richiamano alla que-
stione modulare. Vorrei sottolineare che il modulo eÁ una modalitaÁ organiz-
zativa nella quale si puoÁ configurare un'unitaÁ e una parte del percorso for-
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mativo: in tal senso va letta la persistenza del termine «modulo» nel testo
del comma 3 dell'articolo 4.

Gli emendamenti presentati dal senatore Lorenzi sembrano poi quasi
evidenziare la preoccupazione che la certificazione finale della terminalitaÁ
dell'obbligo annulli ogni idea di valutazione: ebbene, la valutazione, nel-
l'intero percorso scolastico e nella terminalitaÁ di ogni anno viene fatta,
evidentemente; non c'eÁ una mera prosecuzione indistinta che prescinda
da qualunque valutazione. Vorrei rassicurarlo, quindi, da questo punto
di vista.

Mi pare di dover esprimere convintamente un parere negativo anche
su quegli emendamenti che tendono ad eliminare, semmai, l'idea che la
definizione di liceo per tutta l'istruzione secondaria superiore comporti
il consegnare questo comparto ad una sorta di formazione disinteressata,
annullando tutte le articolazioni chiaramente indicate anche nel comma
1 dell'articolo 4, dove si dice che le aree afferiscono anche alla parte «tec-
nica e tecnologica, artistica e musicale». La denominazione di liceo, dun-
que, nulla c'entra con la configurazione dei curricula, i quali mantengono
la filiera dell'offerta formativa organizzata in aree ed indirizzi.

Mi pare anche che per quanto riguarda gli emendamenti inerenti la
riduzione e l'innovazione degli indirizzi il testo elaborato dalla Camera
tenga conto con sufficiente chiarezza della necessitaÁ di una loro riduzione,
mentre l'esigenza di innovazione mi pare sia in re ipsa.

Esprimo parere negativo anche sull'emendamento 4.58, percheÂ il di-
spositivo di verifica dell'applicazione della futura legge in generale eÁ giaÁ
presente nel testo all'esame di questa Assemblea: in particolare, la que-
stione che afferisce all'andamento e ai risultati «in termini di accesso al
mondo del lavoro» credo che certamente richieda l'opportunitaÁ di utiliz-
zare la sede della Conferenza Stato-regioni, ma anche il contributo di altri
soggetti, corresponsabili dello sviluppo delle politiche di relazione tra for-
mazione ed esiti occupazionali.

Invito al ritiro i presentatori degli emendamenti 4.7 e 4.3, percheÂ con-
cernono materie che nel testo trovano giaÁ sufficiente configurazione posi-
tiva.

Infine, esprimo parere negativo sugli emendamenti presentati dal se-
natore Gubert (ad esempio dei quali prendo in esame l'emendamento
4.102), percheÂ ritengo che il ridurre o il limitare l'idea della responsabilitaÁ
definendola solo sulla base dell'accezione di un esercizio di responsabilitaÁ
totale rappresenti una limitazione della responsabilitaÁ stessa, che eÁ sociale,
soggettiva, rispetto agli altri e concerne tutte le scelte. Mi pare che l'idea
di un esercizio di responsabilitaÁ che deve essere accresciuto da una buona
ed alta formazione nulla abbia a che fare con una concezione funzionali-
sta. Peraltro, non credo sia di poco conto anche l'esercizio di una respon-
sabilitaÁ nei rapporti con le scelte del mondo del lavoro ed anche, eviden-
temente, in questa pratica.

Per tali ragioni ± ripeto ± esprimo parere negativo sugli emendamenti
presentati dal senatore Gubert.
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Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 60, a firma del senatore
Gubert, il Governo manifesta l'intenzione di accoglierlo, a condizione
che il proponente accetti una riformulazione che porteraÁ il dispositivo
ad essere il seguente: «..invita il Governo a far sõÁ che nell'attuazione delle
forme di orientamento, la comunicazione orientativa per la scelta di aree e
indirizzi sia riservata allo studente e ai suoi genitori o comunque a coloro
che esercitano in loro vece la patria potestaÁ».

Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 18 e chiede una riformula-
zione dell'ordine del giorno n. 17, percheÂ sulle responsabilitaÁ sono giaÁ in-
tervenute delle innovazioni (penso a quanto previsto dalla sperimentazione
dell'autonomia). Il dispositivo proposto eÁ il seguente: «impegna il Go-
verno a dar corso all'indirizzo per cui in tali passaggi siano tenute in con-
siderazione anche le esigenze complementari degli studenti e dei genitori».
Credo che dal punto di vista linguistico la formulazione vada rivista, ma
anche che lo spirito dell'ordine del giorno sia rimasto lo stesso.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno del senatore Biscardi, chie-
derei che il primo, tenuto conto che alla luce di questa riforma, saraÁ ne-
cessario ripensare alle classi di concorso, talcheÂ queste possono essere
funzionali ai nuovi curricula previsti dalla riforma dei cicli, contenga l'in-
vito al Governo alla predisposizione di aree concorsuali particolari, con
l'indicazione di una revisione all'interno della quale sia dedicata una par-
ticolare attenzione alle discipline del triennio. In caso contrario avremmo
restrizioni e incoerenze sul profilo formativo, con ricadute anche sul reclu-
tamento rispetto a quanto previsto dalla riforma. Mi riservo di valutare il
secondo ordine del giorno al momento della votazione.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, accoglie la riformulazione proposta
dal Governo del suo ordine del giorno?

GUBERT. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.22.

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.22, presentato dal se-
natore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 4.8, su cui la 5ã Commissione ha espresso
parere contrario.

BEVILACQUA. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Bevilacqua, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Bevilac-
qua e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEVILACQUA. Signor Presidente, preso atto ormai dell'atteggia-
mento arrogante e, secondo noi, inaccettabile del Governo e della maggio-
ranza ± percheÂ non c'eÁ uno spiraglio di approvazione di nessun emenda-
mento, si accolgono solo gli ordini del giorno, tra l'altro, solo quelli del
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sentore Rescaglio; quasi quasi, signor Presidente, mi sarei voluto chiamare
anch'io come il senatore Rescaglio, per avere il piacere di un giudizio po-
sitivo su qualcosa ±, non interverremo piuÁ in sede di esame e votazione
degli emendamenti, salvo una breve dichiarazione finale. Ribadiamo il no-
stro assoluto dissenso su questo atteggiamento che ± ripeto ± riteniamo del
tutto inaccettabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.240, presentato dal
senatore Brignone.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.84.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole. Sap-
piamo benissimo che il nostro emendamento ± come dice il senatore Be-
vilacqua ± eÁ una fatica contro un qualcosa di impossibile da modificare,
percheÂ l'azione del Governo e della maggioranza eÁ piuÁ che chiara. Mi au-
guro, comunque, che i nostri emendamenti restino a significare di come il
Polo per le libertaÁ intendeva riformare la scuola superiore.

Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.84, presentato dai se-
natori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a que-
sto emendamento, se i presentatori lo consentono.

Chiedo, inoltre, la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal sena-
tore Bevilacqua e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.70.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ringrazio il Governo percheÂ questa
mattina, a differenza di ieri, sui nostri emendamenti daÁ almeno qualche
risposta, rettificando, in questo modo, l'atteggiamento in precedenza as-
sunto nei nostri confronti. PoicheÂ comprendiamo che ormai il Governo
e la maggioranza che lo sostiene hanno deciso di approvare il provvedi-
mento in tempi brevi, invito il Presidente a prevedere una maggiore dispo-
nibilitaÁ di tempo a partire da stasera. Comunque, chiedo che, prima di pas-
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sare alla votazione dell'emendamento 4.70, si proceda alla verifica del nu-
mero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
avanzata dal senatore Asciutti risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.70, presentato dai se-
natori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5ã Commissione ha espresso
parere contrario.

LORENZI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Lorenzi, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Lorenzi.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

760ã Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.100,
presentato dal senatore Gubert, fino alla parola: «tre».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.100
e l'emendamento 4.101. Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal
senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Bevilacqua
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Thaler Aus-
serhofer e Pinggera.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Bevilacqua
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.27.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento
4.27, che si ispira, essenzialmente, all'esercizio della criticitaÁ del sapere
nella sua valenza etica e tende a promuovere una formazione profonda
cui sensibilitaÁ umanistiche e rigore scientifico concorrono inseparabil-
mente. In questo modo la scuola secondaria dovrebbe consolidare, riorga-
nizzare e sviluppare la capacitaÁ e le competenze. Dichiaro infine il voto
favorevole del mio Gruppo su tale emendamento.
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BEVILACQUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEVILACQUA. Signor Presidente, aggiungo la firma mia e quelle
dei senatori Pace e Marri sull'emendamento 4.27, di cui condividiamo il
contenuto e chiedo, nel contempo, che prima di passare alla sua votazione
si proceda alla verifica del numero legale.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE. Signor Presidente, annuncio la mia astensione sull'e-
mendamento 4.27, percheÁ il senatore Masullo ipotizza un'istituzione sco-
lastica ideale molto differente dalla realtaÁ attuale della scuola media supe-
riore. Probabilmente all'universitaÁ giunge una fascia di allievi giaÁ prepa-
rati che differisce dalla totalitaÁ degli studenti attualmente licenziata dalla
scuola media superiore.

In questo momento, proporre la criticitaÁ del sapere e della sua va-
lenza etica specialmente negli istituti tecnici e professionali, eÁ come ipo-
tizzare il mondo dei sogni. Molto spesso si tratta soltanto di fornire agli
allievi strumenti cognitivi minimi che consentano loro di inserirsi profi-
cuamente nel mondo del lavoro. La riforma della scuola dovrebbe prescin-
dere da questo alone di idealitaÁ che, purtroppo, eÁ molto lontano dallo stan-

dard medio della scuola italiana.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, credo che quest'emendamento metta in
evidenza un approccio molto positivo che invece purtroppo manca, in so-
stanza, nel provvedimento che abbiamo in esame.

Innanzitutto, sottolineo il riferimento alla criticitaÁ del sapere. A me
spaventa l'ultimo intervento in cui ho sentito praticamente un invito a ras-
segnarci a dover semplicemente trasmettere contenuti che spesso, peraltro,
sono ideologizzati, nel senso che sono date certezze che non sono tali, ec-
cetera. Io credo che, se non abituiamo i nostri giovani alla criticitaÁ del sa-
pere, compiamo un grosso errore.

L'altro elemento positivo mi sembra l'interdipendenza tra approccio
umanistico e rigore scientifico. Io credo che una formazione piuÁ completa
non possa vederli in contrapposizione; non esiste una scienza senza una
consapevolezza umanistica di cioÁ che c'eÁ dietro la scienza stessa.

Il terzo elemento positivo eÁ preso in considerazione anche dai miei
emendamenti e riguarda l'ampiezza della prospettiva, nel senso che si in-
coraggiano le attitudini e le vocazioni degli studenti, cioeÁ non si riduce la
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prospettiva soltanto alle vocazioni del lavoro, anche se tale aspetto eÁ ri-
chiamato, ma la si amplia, piuÁ in generale, a tutte le varie vocazioni, com-
prese quelle della vita civile.

Se il senatore Masullo lo consente, aggiungo la mia firma all'emen-
damento 4.27, che credo meriti il voto elettronico che pertanto su di esso
richiedo.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere
purtroppo un giudizio negativo e quindi un voto contrario su quest'emen-
damento, per una semplice ragione, senatore Masullo, che non riguarda
tanto il costrutto generale quanto piuttosto questa contrapposizione chiara
che sembra volersi inserire tra «sensibilitaÁ umanistica» e «rigore scienti-
fico», quasi come fossero due aspetti chiaramente contrapposti ma non pa-
ragonabili.

Io credo che ci possa essere una profonda sensibilitaÁ scientifica e an-
che un rigore umanistico: cioeÁ, in poche parole, l'unicitaÁ della cultura non
puoÁ essere messa in discussione. Qui si vuole continuamente mettere
avanti un tipo di cultura come prioritaria rispetto ad un'altra subalterna
ed ancella: non eÁ assolutamente cosõÁ! La cultura moderna, tecnologica e
scientifica, eÁ la cultura di oggi del nostro mondo su cui vi eÁ necessitaÁ
di convergere umanisticamente ma non in termini subalterni come scienza.

Nell'emendamento 4.27 vedo questo tentativo e pertanto dichiaro su
di esso il mio voto contrario.

MASULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MASULLO. Signor Presidente, mi scusi, mi rendo conto delle diffi-
coltaÁ che fa nascere il mio emendamento, considerato che questo disegno
di legge, per una serie di ragioni oggettive, deve giungere il piuÁ rapida-
mente possibile alla conclusione del suo iter, peroÁ mi rendo anche conto
che una via d'uscita c'eÁ, percheÂ l'articolo che stiamo esaminando eÁ se-
guito dall'articolo 6, in cui si parla del programma quinquennale. Quindi
io, se mi consente, ritiro l'emendamento 4.27 e lo trasformo in un ordine
del giorno (che il collega Biscardi sottoscrive insieme a me), di cui le faroÁ
avere immediatamente il testo, con il quale appunto si impegna il Governo
ad introdurre nel programma quinquennale una esplicitazione di questo
grande tema, che non eÁ quello del contrasto fra le due culture ma eÁ per-
fettamente il contrario. E mi dispiace che il collega Lorenzi l'abbia inter-
pretato in questo senso.
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PRESIDENTE. PuoÁ dare lettura del testo di quest'ordine del giorno,
senatore Masullo?

MASULLO. SõÁ, signor Presidente, il testo dell'ordine del giorno eÁ il
seguente:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4216,

impegna il Governo a richiamare espressamente, nella formulazione
del «programma quinquennale», previsto dall'articolo 6, comma 1, del di-
segno di legge all'esame, e dei «regolamenti» previsti dal comma 6 dello
stesso articolo, il principio che in ogni caso, nella scuola secondaria, l'in-
segnamento s'ispira essenzialmente a sviluppare l'esercizio della criticitaÁ
del sapere e della sua valenza etica, e a promuovere quella formazione
profonda, cui sensibilitaÁ umanistica e rigore scientifico concorrono insepa-
rabilmente, e che sola dispone ai livelli piuÁ alti dell'istruzione e della ri-
cerca e all'inserimento culturalmente consapevole nel mondo del lavoro».

9.4216.63 (giaÁ em. 4.27) Masullo, Biscardi

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEVILACQUA. Signor Presidente, eÁ intervenuto un fatto nuovo: or-
dini superiori e la sensibilitaÁ del senatore Masullo hanno fatto il miracolo.
Il Governo aveva espresso un parere contrario sull'emendamento 4.27 ed
ora viene fuori la trasformazione di questo in ordine del giorno. Vera-
mente non finisco mai di scandalizzarmi per quanto accade in quest'Aula.
In ogni caso, se mi eÁ consentito, vorrei fare mio l'emendamento e chie-
dere su di esso la votazione a scrutinio elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, probabilmente l'osservanza
della tempistica avrebbe consentito all'Assemblea di valutare la portata
dell'ordine del giorno di cui si eÁ data lettura soltanto dopo aver registrato
molte sottoscrizioni all'emendamento 4.27.

Tuttavia il titolare dell'emendamento era e resta il senatore Masullo
ed egli ha facoltaÁ di trasformarlo in un ordine del giorno, che puoÁ essere
sottoscritto da altri e sul quale ci si puoÁ esprimere in senso favorevole o
contrario, dopo aver ascoltato il parere del Governo, di modo che l'As-
semblea ne abbia preventiva contezza.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del
giorno n. 63.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor
Presidente, anche alla luce della discussione, ritengo si confermi che
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non vi era una indisponibilitaÁ di principio. Il mio parere contrario all'e-
mendamento non andava in questa direzione. Pertanto il Governo eÁ dispo-
nibile ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione affincheÂ
ispiri l'attuazione dei provvedimenti. Non si tratta infatti di una norma
in seÂ cogente, ma eÁ necessario assumere questo principio percheÂ il sapere
critico e una riconciliazione tra i diversi livelli ed aspetti della cultura,
permeino i nuovi curricoli ed il nuovo intervento formativo nella scuola
secondaria superiore.

Da questo punto di vista, l'ordine del giorno puoÁ essere accolto come
raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Masullo, il Governo ha accolto l'ordine del
giorno come raccomandazione. Lei eÁ d'accordo o insiste per la votazione?

MASULLO. Signor Presidente, trattandosi di un ordine del giorno
che, come l'emendamento, incita ad ispirarsi, accolgo la posizione del Go-
verno.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, non so se tecnicamente sia possibile non
mettere ai voti un emendamento quando ad esso siano state aggiunte delle
firme dopo che la discussione era stata completamente svolta e dopo che il
Governo aveva giaÁ espresso il proprio parere contrario.

Noi non siamo intervenuti per mettere in difficoltaÁ la maggioranza o
il Governo, ma per un fatto politico rilevante. Riteniamo che questo emen-
damento vada votato, di modo che resti agli atti che su questo progetto del
senatore Masullo, che ci vede convinti, la maggioranza non eÁ in completo
accordo. Vorremmo far rilevare, da un punto di vista politico, che c'eÁ una
maggioranza che non eÁ in grado di portare avanti questo progetto in ma-
niera efficace percheÂ troppo divisa al proprio interno.

Mi affido allora, signor Presidente, alla sua sensibilitaÁ affincheÂ l'e-
mendamento venga votato, anche percheÂ in un primo momento si era par-
lato di ordine del giorno, cui noi avremmo apposto senz'altro la nostra
firma, ma ora che l'ordine del giorno viene accolto come raccomanda-
zione ci sembra veramente impossibile portare avanti un discorso di que-
sto genere.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, ho giaÁ dato la mia risposta: il titolare
dell'emendamento era e resta il senatore Masullo, il quale eÁ libero di tra-
sformare il proprio emendamento in ordine del giorno allorquando abbia
rilevato che il Governo eÁ contrario e quindi difficilmente l'emendamento
messo ai voti verrebbe approvato. Questo eÁ nella facoltaÁ del presentatore.

Avendo il senatore Masullo manifestato la volontaÁ di trasformare l'e-
mendamento in un ordine del giorno, che eÁ stato accolto dal Governo
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come raccomandazione, posizione su cui vi eÁ stato accordo da parte del
senatore Masullo, non eÁ per me possibile mettere ai voti tale ordine del
giorno.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, noi concordavamo nell'aggiungere la
firma all'emendamento in questione, ma non per creare uno scompiglio
o per rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati se fosse stato ap-
provato, percheÂ sapevamo benissimo che non sarebbe stato possibile. PeroÁ,
dal momento che non l'abbiamo fatto proprio per questo motivo, chiedo ai
senatori Biscardi e Masullo, essendo convinto della bontaÁ di quanto da
loro espresso, di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 63, an-
che se viene accettato dal Governo solo come raccomandazione. Comun-
que, le raccomandazioni non si negano a nessuno in quest'Aula e almeno
rimangono agli atti.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, volevo far notare che in precedenza ho
fatto una dichiarazione di voto contraria all'emendamento 4.27. Lo dico
affincheÂ sia chiaro.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, lei non puoÁ fare una dichiarazione
di voto...

LORENZI. L'ho giaÁ fatta in precedenza.

PRESIDENTE. Che importanza puoÁ avere ora? Lei ha fatto un inter-
vento per dichiarare il suo voto contrario all'emendamento. Ora peroÁ l'e-
mendamento eÁ stato ritirato.

LORENZI. Tengo a precisare di aver fatto una dichiarazione di voto
contraria su quell'emendamento.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Lorenzi, ora cosa vuole fare?
Vuole impedire che l'emendamento venga trasformato in un ordine del
giorno?

LORENZI. Rimane la mia contrarietaÁ a quell'emendamento.

PRESIDENTE. Quella rimane sempre. Anche le cose inutili e super-
flue vengono resocontate. (Applausi dal Gruppo DS e del senatore Bedin).
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Essendo stato accolto dal Governo come raccomandazione, l'ordine
del giorno n. 63 non verraÁ posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.102.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'or-
dine del giorno n. 63 del senatore Masullo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.102, la Sottosegretario ha ri-
sposto stravolgendo il senso dell'emendamento, sostenendo che la mia sa-
rebbe una riduzione funzionalista, in quanto aggiungo il termine «sociale»
dopo la parola: «responsabilitaÁ», che quindi verrebbe limitata. Vorrei far
notare che in realtaÁ l'emendamento si compone di due parti: la prima
rende autonomo il contenuto, l'arricchimento della formazione culturale
umana e civile, la seconda riguarda l'assunzione di responsabilitaÁ. Quindi,
in realtaÁ, il contenuto di responsabilitaÁ piuÁ ampia (che puoÁ essere rintrac-
ciato nel testo del Governo) si trovava nella prima parte, mentre nella se-
conda poteva essere ridotto.

Ribadisco ancora che quello della responsabilitaÁ non eÁ l'unico criterio
per giudicare l'arricchimento della formazione culturale umana e civile; ci
sono altre dimensioni, che non sono quella etica e morale, nella valuta-
zione della formazione. Invece, il gerundio usato dal Governo fa intendere
che l'unica dimensione della responsabilitaÁ sia quella etica e non altre. Del
resto, faccio notare che ieri eÁ stato bocciato un emendamento che introdu-
ceva, invece, nella scuola materna il principio dell'attenzione alla respon-
sabilitaÁ etica.

Allora, ritengo che eÁ possibile esprimere parere contrario su un emen-
damento, ma non si puoÁ stravolgere il suo significato e attribuire una ri-
duzione funzionalista a chi propone invece un arricchimento del testo.

Stesso discorso vale anche per l'emendamento 4.103, che va nella
medesima direzione. Pertanto, mi risparmio di intervenire successiva-
mente.

TONIOLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TONIOLLI. Signor Presidente, volevo osservare semplicemente che
il buon senso del senatore Masullo eÁ noto ed esemplare, ma ± nonostante
cioÁ ± i suoi emendamenti non vengono approvati, dal momento che il
provvedimento eÁ blindato. Io comunque, se possibile, desidero apporre
la mia firma all'ordine del giorno n. 63, presentato dal senatore Masullo.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal
senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.25, presentato dai senatori Brignone e
Brienza.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 4.72, essendo privo di contenuto modificativo, non
saraÁ posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.34, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.13 e 4.35 sono ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dal senatore Bevilacqua
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

PINGGERA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.3 e 4.7.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dal senatore Bevilacqua
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.38.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 4.72 eÁ stato dichiarato
privo di significato.

PRESIDENTE. No, senatore Asciutti, eÁ stato dichiarato privo di con-
tenuto modificativo.
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ASCIUTTI. Signor Presidente, l'emendamento prevedeva la sostitu-
zione di una congiunzione con una disgiunzione: non mi sembra privo as-
solutamente di contenuto modificativo, a meno che le parole della lingua
italiana non abbiano piuÁ significato. Desidero rimanga agli atti tale mia
puntualizzazione.

Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 4.38 e chiedo la
verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.38, presentato dai se-
natori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 4.41, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ASCIUTTI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
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mento elettronico, dell'emendamento 4.41, presentato dai senatori Asciutti
e Toniolli.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal sena-
tore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dal senatore Bevilacqua
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dal senatore Bevilacqua
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.44, presentato dai
senatori Asciutti e Toniolli, fino alle parole «a un'area o a indirizzi di-
versi».

Non eÁ approvata.

Restano preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'emenda-
mento 4.45.

Metto ai voti l'emendamento 4.47, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.48, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.26, presentato dal senatore Brignone.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dal senatore Bevilacqua
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dal senatore Bevilacqua
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.50, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.76, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.23, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.77.

ASCIUTTI. Signor Presidente, considerando questo emendamento
particolarmente significativo, ne chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.77, presentato dal
senatore La Loggia e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

(Segue la votazione)
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Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,57, eÁ ripresa alle ore 11,25).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando nuovamente
alla votazione dell'emendamento 4.77.

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. Il senatore Asciutti indica degli

scanni sui quali eÁ accesa la luce del rilevatore ma non vi eÁ la presenza di
alcun senatore).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.77, presentato dal se-
natore La Loggia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.53, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dal senatore Bevilacqua
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.54.

ASCIUTTI. Signor Presidente, sono convinto che il numero legale eÁ
sicuramente presente in quest'Aula, ma ci sono tanti pianisti isolati che
sono in altri siti e quindi hanno lasciato le tessere nei rilevatori: chiedo
che esse vengano sfilate.

Chiedo, dunque, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Il senatore segretario vigileraÁ, senatore Asciutti.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testeÂ avanzata
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.54, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.55, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.21.

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
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(Segue la verifica del numero legale. Commenti del senatore Asciutti

e del Gruppo AN).

Colleghi, vi ricordo che non potete procedere autonomamente: qual-
siasi rilievo deve essere segnalato alla segreteria, la quale provvederaÁ. Vi
prego inoltre di rimanere seduti sugli scanni nel corso delle rilevazioni.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.21, presentato dal se-
natore Bevilacqua e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.82.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE. Signor Presidente, voglio sottolineare che la dizione: «eÁ
rilasciata una certificazione» ± che io ho inteso emendare proponendo l'al-
tra: «eÁ rilasciato un diploma di licenza» ± presuppone che la scolaritaÁ del-
l'obbligo non debba corrispondere ad un ciclo scolastico compiuto. Questo
eÁ un argomento che non abbiamo dibattuto e sul quale il Governo non ha
dato alcuna risposta.

Anche se l'attuale elevamento dell'obbligo attraverso un «monoen-
nio», sul quale ci sarebbe molto da discutere, rappresenta una soluzione
transitoria in vista di un successivo biennio di innalzamento dell'obbligo,
mi chiedo percheÂ nell'impianto legislativo non si sarebbe potuto prevedere
un ciclo scolastico che corrispondesse esattamente alla scolaritaÁ dell'ob-
bligo. In proposito, non abbiamo avuto alcuna risposta da parte del Go-
verno.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favo-
revole a questo emendamento, anche percheÂ il comma 5 dell'articolo 4
cosõÁ recita: «A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al
comma 3 dell'articolo 1, eÁ rilasciata una certificazione attestante il per-
corso didattico svolto» ± ossia che lo studente ha fatto il primo ciclo, o
il secondo ciclo ± «e le competenze acquisite». Che cosa si intende con
l'espressione: «le competenze acquisite»? Ha ragione il collega Brignone
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quando chiede che si rilasci un diploma di licenza, che fornisca cosõÁ la
qualitaÁ del tipo di studi che durante l'obbligo scolastico sono stati fatti.
Ripeto, l'espressione: «le competenze acquisite», che cosa significa?
Che lo studente conosce l'aritmetica? Che conosce le lettere? Il testo sa-
rebbe molto piuÁ che da emendare, ma purtroppo non si puoÁ.

Confermo il mio voto favorevole all'emendamento in questione, che
dovrebbe essere apprezzato anche dalla maggioranza, e chiedo la verifica
del numero legale.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favo-
revole sull'emendamento 4.82 e, per risparmiare tempo, anche sull'emen-
damento successivo, il 4.6, a mia firma. Vorrei far riferimento a cioÁ che eÁ
stato detto dal senatore Brignone sul fatto che non sia stato eliminato il
termine di un ciclo, aspetto che la dice lunga su tutto l'impianto struttu-
rale. EÁ evidente che occorre far coincidere la fine di un ciclo scolastico
± che deve essere regolare e rigorosamente identico a quello precedente
± con il termine dell'obbligo. EÁ quindi importante che ci sia anche il rila-
scio di un diploma.

Con cioÁ che ho detto mi riallaccio all'emendamento 4.6 con il quale
chiedo il rilascio anche di un nulla osta, senza il quale sembrerebbero
sempre scontate le competenze acquisite.

Se queste competenze acquisiste dovessero tendere a zero alla fine
del quindicesimo anno, al termine del periodo della fase di scuola dell'ob-
bligo, li facciamo proseguire come se nulla fosse?

La signora Sottosegretario ha detto che c'eÁ una valutazione, ma in
che modo?

EÁ evidente che per i bambini in tenera etaÁ una bocciatura puoÁ essere
drammatica e traumatica, ma arrivati al quindicesimo anno bisogna final-
mente parlar chiaro; si impone un discorso di nulla osta, cioeÁ di una va-
lutazione complessiva e di un consiglio di prosecuzione indubbia sui li-
velli piuÁ alti, medio alti o piuÁ bassi, oppure anche di abbandono per un
lavoro che si possa prestare al livello effettivamente conseguito.

Mi affido al giudizio critico dell'Assemblea, percheÂ su questo tema
«caldo», come eÁ sempre quello della promozione o della bocciatura, se
non adesso ci si dovraÁ assolutamente pronunciare in seguito.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma al-
l'emendamento 4.82.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, avanzata in precedenza dal senatore
Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.82, presentato dai se-
natori Brignone e Peruzzotti.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE. Signor Presidente, sono favorevole in linea di massima
alla questione del nulla osta, purcheÂ avvenga in presenza di una certifica-
zione oggettiva delle competenze acquisite: per esempio, attraverso l'in-
troduzione di un sistema nazionale di valutazione. Infatti, il rilascio del
nulla osta puoÁ pregiudicare la prosecuzione degli studi e, purtroppo, puoÁ
essere rilasciato secondo criteri non oggettivi e uniformi su tutto il terri-
torio nazionale. Per questo chiedo maggiori chiarimenti in proposito al se-
natore Lorenzi e se ritiene che il mio suggerimento possa essere accolto in
aggiunta.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, credo senz'altro di poter accogliere
questo suggerimento, che va ad inserirsi nella logica piuÁ articolata che eÁ
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presente nel mio disegno di legge, che prevede una valutazione «matema-
tica» a conclusione del periodo di istruzione dell'obbligo.

Indubbiamente c'eÁ la possibilitaÁ di una sperequazione sul territorio
nazionale, questo eÁ un dato di fatto. EÁ altresõÁ un dato di fatto che, cosõÁ
come eÁ impiantato il procedimento al nostro esame, non c'eÁ nessun cenno
e nessun elemento in nessun punto che portino alla valutazione in termini
di considerazione o meno della possibilitaÁ di proseguire gli studi. Possibile
che non ci si renda conto che, anche se saremo bravissimi, ci saranno dei
casi che non potranno assolutamente essere considerati tali da poter pro-
seguire gli studi? Questo eÁ evidente, eÁ macroscopico.

Quello del nulla osta eÁ un discorso al limite, ma rimane l'esigenza di
una valutazione, che deve essere numerica, che dia la possibilitaÁ quantita-
tiva allo studente di comprendere qual eÁ stato il livello dei risultati conse-
guiti al fine di una prosecuzione mirata, logica, consequenziale a quanto
fatto, ma anche nella logica di dover prendere atto di un certo fallimento
o di una certa impossibilitaÁ, almeno dal punto di vista del giudizio pub-
blico, di addivenire a dei livelli piuÁ alti di formazione.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ± se il senatore Lorenzi lo consente ±
aggiungo la mia firma all'emendamento 4.6. Nel contempo, ribadisco l'u-
nico interesse eÁ che l'obbligo scolastico sia adempiuto. Come qualcuno ha
precedentemente sottolineato, non eÁ importante che le competenze non
siano sottoposte a valutazione o a misurazione: cioÁ che importa effettiva-
mente eÁ il riferimento alle competenze acquisite, a prescindere da qualun-
que esse siano. In questo modo ci si salva l'anima, dal momento che il
nostro Paese risulta istruito in quanto tutti sono stati sottoposti all'obbligo
scolastico e hanno seguito un determinato percorso formativo. Si dimen-
tica peroÁ che tutto cioÁ non significa nulla: certamente non significa accre-
scimento culturale del Paese se, alla scadenza di un determinato termine,
non fa seguito una valutazione (di cui si potrebbe anche stabilire il genere
addentrandoci in tale materia) e soprattutto se manca una misurazione
delle competenze.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dai sena-
tori Lorenzi e Asciutti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.78, presentato dal senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.57.

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.57, presentato dai se-
natori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.28.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE. Signor Presidente, come al solito, il Governo si eÁ limi-
tato ad esprimere parere contrario sull'emendamento 4.28 senza spiegare
all'Assemblea come intende puntualizzare e standardizzare i crediti forma-
tivi. Nel disegno di legge infatti sono previste opzioni, passerelle da un
corso di studi ad un altro che presuppongono, evidentemente, una certifi-
cazione dei crediti formativi.

In tal senso anticipo di aver presentato l'emendamento 4.0.202, ten-
dente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, con il quale pro-
pongo un sistema di certificazione attraverso l'assegnazione di un libretto
personale ad ogni alunno. Come al solito, peroÁ, il Governo non ha dato
sulla certificazione obiettiva le risposte che invece gradirei avere.

BEVILACQUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEVILACQUA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Al-
leanza Nazionale sull'emendamento 4.28, presentato dal senatore Bri-
gnone, al quale ± se il presentatore eÁ d'accordo ± aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.28, presentato dai se-
natori Brignone e Bevilacqua.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 4.66, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

ASCIUTTI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 4.66, presentato dai senatori Asciutti
e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7, iden-
tico all'emendamento 4.500.

PINGGERA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.7.

PRESIDENTE. Lei invece mantiene il 4.500, senatore Asciutti?
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ASCIUTTI. SõÁ, signor Presidente, e ne chiedo la votazione elettro-
nica. Capisco che la violenza venga fatta anche sui piccoli numeri, ma
questa eÁ un'ulteriore violenza che obbliga alcuni senatori a ritirare i propri
emendamenti. Chiedo scusa se ho presentato un emendamento analogo al
4.7, ma mi auguro che proprio questo tipo di violenza sia venale e non piuÁ
pesante.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PINGGERA. Signor Presidente, non certo per violenza ma per vo-
lontaÁ mia chiara e libera ho ritirato l'emendamento 4.7. (Applausi dai
Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE. Nessuno l'ha messo in dubbio, senatore Pinggera.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.500, presentato dai
senatori Asciutti e Toniolli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.58, presentato dai se-
natori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.
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Senatore Rescaglio, condivide la riformulazione proposta dal Go-
verno dell'ordine del giorno n. 17?

RESCAGLIO. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 17 non saraÁ posto in votazione.

Analogamente, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno
n. 18 non saraÁ messo ai voti.

Do lettura del testo definitivo dell'ordine del giorno n. 60, come ri-
formulato dal senatore Gubert:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4216,

impegna il Governo

a far sõÁ che nell'attuazione delle forme di orientamento la comuni-
cazione orientativa per la scelta di aree e indirizzi sia riservata allo stu-
dente e ai suoi genitori o comunque a coloro che esercitano in loro
vece la patria potestaÁ».

9.4216-56-560-1636-2416-2977-3126-3740-4356.60. Gubert

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 60 non saraÁ
posto ai voti.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 2 del senatore Biscardi eÁ stato ri-
tirato e al suo posto sono stati presentati l'ordine del giorno n. 2 (Nuovo
testo) e l'ordine del giorno n. 61, che accoglie le sollecitazioni del Go-
verno.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, vorremmo almeno essere messi a co-
noscenza del testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se mi consente, poicheÂ non mi sono ancora stancato,
rileggo io il dispositivo dell'ordine del giorno n. 61: «impegna il Governo
a procedere ad una revisione delle classi di concorso affincheÂ siano piena-
mente rispondenti ai nuovi curricula, con particolare attenzione ai conte-
nuti delle discipline del triennio secondario superiore».

Vuole aggiungere la sua firma, senatore Asciutti?

ASCIUTTI. SõÁ, signor Presidente.
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BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del
giorno n. 61, peroÁ desidero rilevare che le aree concorsuali mi pare va-
dano oltre quelle che sono le specifiche classi di concorso. E visto che
con la riforma dei cicli si presuppongono percorsi formativi totalmente
autonomi e differenti, diventa difficilmente individuabile la classe concor-
suale specifica e la dizione «aree concorsuali» pare venire incontro a
quelle che potranno essere le effettive necessitaÁ.

D'altronde ci si riferisce giaÁ alle aree concorsuali nell'ambito degli
esami conclusivi del ciclo di studi secondari. Non capisco quindi percheÂ
il Governo abbia chiesto tale modifica; aggiungo comunque la mia firma
all'ordine del giorno.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo al collega, senatore, profes-
sor Biscardi se consente che io aggiunga la mia firma all'ordine del
giorno.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TAROLLI. Signor Presidente, richiedo di poter apporre la mia firma
all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n.61 non verraÁ
posto ai voti.

Ricordo che il nuovo testo dell'ordine del giorno n. 2 eÁ il seguente:
«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante le
norme quadro per il riordino dei cicli di istruzione, considerato: che il pas-
saggio dalla scuola di base (di cui all'articolo 3) alla scuola secondaria (di
cui all'articolo 4) esige la configurazione dei primi due anni della scuola
secondaria superiore non come biennio unico e indistinto ma come rac-
cordo tra scuola di base e triennio secondario superiore, anche al fine
di un piuÁ preciso orientamento per le scelte successive di studio, impegna
il Governo: a definire, nella redazione del programma quinquennale di
progressiva attuazione della riforma previsto dall'articolo 6, comma 1,
un quadro curricolare che realizzi una equilibrata ripartizione tra discipline
comuni a tutte le aree ed indirizzi e discipline specificamente ed adegua-
tamente propedeutiche ai trienni successivi».
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PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
su tale ordine del giorno.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Go-
verno accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 2 (Nuovo testo) non verraÁ posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2, su cui il Governo
ha espresso parere contrario.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, lei sta anticipando un parere contrario
del Governo che non c'eÁ stato, anche se comprendo benissimo che po-
trebbe darlo. Comunque noi non abbiamo illustrato gli emendamenti ag-
giuntivi ed il Governo non ha espresso su di essi il proprio parere. Se
ho perso qualche passaggio, le chiedo scusa.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, lei ha perso un passaggio con se
stesso. Quando eÁ chiamato ad illustrare gli emendamenti si intende che
deve illustrare tutti gli emendamenti, anche quelli aggiuntivi, relativi al-
l'articolo in esame. Il Governo, come lei ha lamentato, si eÁ espresso ne-
gativamente sul complesso degli emendamenti poicheÂ non vi eÁ stata una
differenziazione di posizioni su di essi quanto a contrarietaÁ. Io devo quindi
presumere che lei abbia fatto la sua parte ed il Governo la propria.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Bevilac-
qua e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.6, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BEVILACQUA. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Bevilacqua, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.6, presentato
dal senatore Bevilacqua e da altri senatori, fino alle parole: «la scuola su-
periore del lavoro.».

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 4.0.6
e l'emendamento 4.0.1

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.200, presentato dal
senatore Brignone.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.201, presentato dai senatori Bri-
gnone e Brienza.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.202, presentato dai senatori Bri-
gnone e Brienza.

Non eÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.70, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

ASCIUTTI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 4.0.70, presentato dai senatori
Asciutti e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.10 (Testo corretto), su
cui la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

ASCIUTTI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 4.0.10 (Testo corretto) pertanto eÁ improcedibile.
(Proteste dal Gruppo FI).

Dovete mostrare una maggiore determinazione, accompagnata dal de-
siderio di appoggiare un emendamento importante. Questa dovrebbe essere
la regola affincheÂ una richiesta risulti appoggiata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.13.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.13 richiama l'atten-
zione sui corsi post-secondari tradizionalmente di specializzazione, che in
parte sono giaÁ previsti ma non sono attuati. Ritengo che tale non attua-
zione comporti un'assunzione di compiti da parte dell'universitaÁ scarsa-
mente compatibili con quelli universitari, in particolare una formazione
professionale che non accentua invece il carattere critico di attenzione
agli sviluppi della ricerca tipici del sapere universitario. Abbiamo una
moltiplicazione dei diplomi i quali, sinceramente, intasano l'universitaÁ e
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la appesantiscono, con l'esigenza poi che questi diplomi possono essere
trasformati in bienni o trienni per la laurea, con una compromissione con-
sistente delle funzioni universitarie.

Se i proponenti me lo consentono, chiedo di apporre la mia firma al-
l'emendamento 4.0.13 e raccomando al Governo (anche se tale emenda-
mento verraÁ bocciato) di porre in ogni caso una specifica attenzione a que-
sto problema, percheÂ credo che possa risolvere in parte anche i problemi
dell'universitaÁ.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ringrazio il senatore Gubert per aver
aggiunto la sua firma all'emendamento 4.0.13. Vorrei ora sottolineare al-
cuni aspetti che, per colpa mia, mi sono sfuggiti nel corso dell'illustra-
zione degli emendamenti.

Per noi questo argomento eÁ significativo soprattutto dopo la rivisita-
zione del mondo universitario e dei diplomi di laurea. Dico cioÁ percheÂ
nessuno di noi puoÁ non comprendere che spesso, anche attualmente, na-
scono corsi post-diploma presso le universitaÁ per consentire a molti do-
centi di non perdere cattedre. Sovente, purtroppo, esistono corsi post-di-
ploma che non servono assolutamente a niente e onestamente si prendono
in giro gli studenti. Infatti, all'atto pratico, si creano delle aspettative inu-
tili.

EÁ preferibile ± questo eÁ il senso dell'emendamento ± che i corsi post-
diploma rimangano nell'alveo della pubblica istruzione. Per quanto di
competenza dell'autonomia cioÁ eÁ anche possibile, per cui mi auguro che
il Ministro ne prenda atto, anche se sappiamo benissimo che si pronunceraÁ
contro l'emendamento in esame in Parlamento. Anzi, bisogna auspicare
che gli istituti superiori possano iniziare a realizzare tali corsi, anche per-
cheÂ essi conoscono le vere necessitaÁ dei nostri studenti dopo che hanno
conseguito un diploma di scuola superiore.

Infine, chiediamo la verifica del numero legale.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE. Signor Presidente, sono lieto che finalmente la que-
stione dei corsi post-diploma sia stata sollevata. Questi ultimi, che quali-
ficano particolarmente una scuola nel suo indirizzo e nei suoi collegamenti
con il tessuto economico, sociale e produttivo del territorio nel quale essa
eÁ situata, debbono trovare o avrebbero dovuto trovare adeguata attenzione
nel disegno di legge in esame. Io, infatti, avevo presentato l'emendamento
4.0.200 proprio per sottolineare la valenza dei corsi post-diploma, che
sono stati troppo spesso mortificati dai cosiddetti diplomi universitari.
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EÁ ovvio che un corso post-diploma si puoÁ frequentare sotto due pro-
fili: per ottenere semplicemente una certificazione di frequenza del corso o
per ottenere un titolo di studio aggiuntivo.

Per tale motivo il comma 4 dell'emendamento 4.0.200 aveva previsto
che al termine di ogni corso fosse rilasciato un attestato di frequenza op-
pure di specializzazione e che quest'ultimo richiedesse il superamento di
prove di profitto.

Sappiamo che i corsi post-diploma sono stati giaÁ attivati da anni
presso istituti all'avanguardia, in particolare nel settore tecnico. Mi ram-
marico del fatto che tali sperimentazioni, che con le loro innovazioni
hanno spesso precorso le normative vigenti e da cui sono scaturite diverse
proposte legislative, non abbiano trovato il dovuto riconoscimento nel te-
sto in esame.

Quando il decremento di un anno scolastico puoÁ determinare una
contrazione occupazionale dei docenti, bisognerebbe, a maggior ragione,
prestare una particolare attenzione all'anno integrativo o al biennio suc-
cessivo. Mi chiedo per quale motivo il Governo non abbia dato alcuna ri-
sposta neÂ abbia chiesto la trasformazione in un ordine del giorno del mio
emendamento e di quello del senatore Asciutti, che avrebbero particolar-
mente qualificato la conclusione della scuola secondaria superiore.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Asciutti, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.13, presentato dal
senatore La Loggia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.14.
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ASCIUTTI. Signor Presidente, ne chiedo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediate procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione nominale con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti, per alzata di mano, l'emendamento 4.0.14, presentato
dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Per la discussione della mozione 1-00493 e lo svolgimento
dell'interpellanza 2-01010

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi per l'interru-
zione. Nella giornata di ieri ho presentato, insieme ai colleghi della mag-
gioranza, una mozione relativa alle prese di posizione, espresse nei giorni
scorsi dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea, a proposito
della formazione del nuovo Governo austriaco e della partecipazione ad
esso del partito della destra di Haider.

Ascoltate le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e vista la presa
di posizione della Commissione europea, abbiamo espresso, nella mozione
1-00493, la preoccupazione che la formazione di questo Governo, per la
presenza in esso di una forza di estrema destra, possa ledere i principi
di libertaÁ, di democrazia e di rispetto dei diritti umani, cosõÁ come sanciti
dagli articoli 6 e 7 del Trattato dell'Unione europea. Con il mio intervento
invito la Presidenza a sollecitare il Governo affincheÂ all'Assemblea del
Senato sia consentito discutere il piuÁ rapidamente possibile tale mozione,
stanti le forti preoccupazioni suscitate nel continente europeo dalla forma-
zione del nuovo Governo austriaco, che abbiamo motivato nel documento
presentato. PRESIDENTE. Senatore Angius, prenderoÁ accordi con il
Governo, convocheroÁ la Conferenza dei Capigruppo per concordare
quando saraÁ possibile discutere la mozione.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, sulla questione sollevata dal sena-
tore Angius dobbiamo convocare la Conferenza dei Capigruppo; dob-
biamo anche fare un esame preliminare sulla mozione? C'eÁ una sollecita-
zione a discutere una mozione. Non posso sottrarmi alla discussione di
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una mozione ritualmente presentata in Assemblea, ma devo prendere con-
tatto con il Governo e riunire la Conferenza dei Capigruppo. Cosa intende
dire sulla richiesta di un senatore?

GUBERT. Signor Presidente, non intendo intervenire sulla richiesta
di un senatore. Volevo soltanto aggiungere la mia sollecitazione. Ritengo
che come un Gruppo puoÁ sollecitare una discussione, puoÁ farlo anche
chiunque altro per cui, prima di reagire in quel modo, gradirei che lei
avesse ascoltato cosa intendevo dire. Ho presentato ieri un'interpellanza
urgente per discutere sullo stesso argomento. Non credo di fare niente
di male se mi unisco al sollecito del collega Angius per discutere in me-
rito.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire?

NOVI. Signor Presidente, per associarci anche noi alla richiesta dei
Democratici di Sinistra e per ricordare anche che, qualche settimana fa,
il Partito socialdemocratico tedesco stava negoziando con Haider la for-
mazione di un Governo.

Mi scusi, signor Presidente, il mio eÁ un lapsus evidente: naturalmente
mi riferivo al Partito socialdemocratico austriaco.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2477, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 sul quale sono
stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

BEVILACQUA. Signor Presidente, intendo precisare che ci sono due
buoni motivi per cui non procederoÁ all'illustrazione dell'emendamento
5.300 da me presentato. Il primo eÁ di carattere interpersonale, se mi con-
sente: lei poco fa ha dichiarato di non essere ancora stanco, non vorrei
contribuire io a stancarla di piuÁ, percheÂ un po' nervoso lo eÁ, bisogna
dire la veritaÁ. Ha risposto in maniera agitata al senatore Gubert.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, stiamo prendendo una pessima
abitudine: se un senatore interviene, intervengono tutti i Gruppi, anche i
singoli parlamentari, anche per una semplice questione riguardante l'or-
dine dei nostri lavori. Questa eÁ un'abitudine da consiglio comunale, se
mi eÁ consentito, non da Parlamento. (Applausi dal Gruppo DS e del sena-
tore Bettamio).

BEVILACQUA. Signor Presidente, credo di non poter essere il desti-
natario delle sue.....
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PRESIDENTE. Non lo eÁ, ma poicheÂ mi dice che sono nervoso le pre-
ciso che non lo sono, anzi, sono allegro percheÂ rendo una cortesia al mi-
nistro Berlinguer, che eÁ un mio carissimo amico.

BEVILACQUA. A me dispiace e mi preoccupo per la sua salute.

PRESIDENTE. Ma non si preoccupi, senatore Bevilacqua.

BEVILACQUA. Come stavo dicendo, il primo motivo eÁ di carattere
interpersonale, il secondo eÁ di carattere politico, se mi consente, per una
sorta di coerenza con le dichiarazioni rese poc'anzi. Siccome non condi-
vidiamo il modo in cui stanno procedendo i lavori su questo provvedi-
mento, ci limiteremo semplicemente a votare positivamente o negativa-
mente, a seconda delle valutazioni, sui singoli emendamenti.

ASCIUTTI. ignor Presidente, soltanto una premessa: ho un bellissimo
ricordo dell'esperienza di consigliere comunale nella mia cittaÁ, anche nel-
l'aula del consiglio, e credo che qualche consiglio comunale abbia dei
punti da dare anche a quest'Aula. Non si tratta assolutamente di polemica
e chiudo la questione.

L'emendamento 5.9 eÁ sostitutivo dell'articolo 5. Si tratta di una rifor-
mulazione piuÁ significativa del testo, anche percheÂ, come eÁ evidente dalla
lettura dell'articolo ± forse qualcuno non lo ha letto ± , eÁ composto di tre
commi e non capisco il motivo per cui venga presentato. Infatti, quando
proponiamo emendamenti similari ci si fa notare che giaÁ sono previsti
in norme vigenti.

E allora, il primo comma dell'articolo 5 recita: «L'istruzione e for-
mazione tecnica superiore eÁ disciplinata a norma dell'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.»: ma se vi eÁ giaÁ una norma, eÁ pleonastico
riscriverlo. Il comma 2 recita: «Le iniziative di educazione degli adulti si
realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.»: giaÁ c'eÁ un decreto legislativo, eÁ evidente che si deve es-
sere rispettosi di un decreto legislativo. E andiamo ancora avanti. Secondo
il comma 3, «La formazione continua si realizza nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196»; forse che il Governo
vorrebbe anche scrivere in una norma che non intende essere rispettoso
delle leggi vigenti? Vede bene, quindi, signor Presidente, che l'articolo
5 cosõÁ com'eÁ eÁ totalmente pleonastico e sarebbe da cassare; abbiamo in-
vece voluto ribadire con il nostro emendamento il nostro concetto di for-
mazione professionale e soprattutto quel doppio binario di cui tanto si
parla ma che c'eÁ poca voglia di realizzare.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.4, lo do per illustrato.

Con l'emendamento 5.5 chiediamo che vi sia la possibilitaÁ di speri-
mentazioni di ordinamento. Con l'emendamento 5.6 chiediamo che ven-
gano definiti gli standard a livello nazionale. Con l'emendamento 5.8 pro-
poniamo che al comma 2 dell'articolo 205 del Testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole «Ministro del te-
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soro» siano aggiunte le altre «sentito il parere delle competenti Commis-
sioni parlamentari» per ridare forza a questo Parlamento: almeno sentitele,
il parere non eÁ vincolante.

Venendo all'emendamento 5.0.2, con esso chiediamo che il numero
di alunni per classe sia anzitutto in linea con la media europea (almeno
questo ci sia consentito in questo Paese), ma che vi sia anche la possibilitaÁ
di derogare, cosa che non si fa attualmente, per i piccoli centri e le localitaÁ
montane o disagiate; e manca il senatore Lauro, altrimenti avrei aggiunto
anche «per le isole minori», ma penso che possano rientrare nell'espres-
sione «piccoli centri». Soprattutto nella fase primaria eÁ da favorire la crea-
zione di pluriclassi per evitare quello che attualmente accade nel Paese, e
cioeÁ la perdita di identitaÁ delle piccole comunitaÁ: molti dei nostri piccoli
comuni, infatti, vivono grazie ad alcune presenze significative, tra le quali
la scuola dell'infanzia e la scuola che attualmente eÁ elementare e poi saraÁ
di primo ciclo. L'eccessivo pendolarismo dei bambini eÁ veramente un
grosso problema.

L'emendamento 5.0.3 si illustra da seÂ, come pure i successivi emen-
damenti 5.0.4 e 5.0.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.6 ± eÁ un problema di questi
giorni ± con esso chiediamo che «la retribuzione dei docenti oltre che alla
dignitaÁ della funzione» ± di cui tanto si parla ma che poco si persegue ±
«debba essere commisurata anche al riconoscimento della maggiore pro-
fessionalitaÁ»

(e quando parliamo di professionalitaÁ, chiaramente non ci riferiamo
ad un concorso a quiz) «,del maggior carico di responsabilitaÁ educativa
e dei maggiori oneri di aggiornamento che la funzione comporta a seconda
dei diversi gradi scolastici». Nell'emendamento si aggiunge infine: «Nel
quadro dell'integrazione europea essa non deve essere comunque inferiore
a quella media dei docenti pari grado dell'Unione europea». Vorrei infatti
ricordare, come dicevo poc'anzi, che nell'Unione europea, per quanto ri-
guarda il livello delle retribuzioni dei nostri docenti, sicuramente non
siamo al primo posto, ma possiamo anzi tranquillamente affermare che
siamo all'ultimo. Non si puoÁ fare una riforma senza pensare all'elemento
fondamentale della scuola, che eÁ rappresentato dal personale docente,
mentre rilevo che si pensa solamente a ridurlo per tentare di fare una ri-
forma ± come dicevo ieri ± a costo zero, percheÂ i costi sono solo umani.

L'emendamento 5.0.10 riguarda la funzione del preside, che chiara-
mente deve avere gli onori, ma anche gli oneri, che la sua carica com-
porta, specie nella veste prossima di «manager» (rilevo che gli abbiamo
apposto un'etichetta che in realtaÁ non eÁ confortata da alcun intervento nor-
mativo): se peroÁ eÁ un manager deve assumersi ± ripeto ± gli onori, ma
anche gli oneri che da tale ruolo derivano.

BRIGNONE. Signor Presidente, approfitto di questa occasione per
sottoporle due considerazioni.

In primo luogo rilevo che la riforma che si sta attuando eÁ stata covata
per quasi quarant'anni. Penso che a questo punto, dunque, due ore in piuÁ o
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in meno non modificheranno l'albo notanda lapillo del giorno della ri-
forma, anche percheÂ occorre riconoscere che non abbiamo fatto ricorso al-
l'ostruzionismo, ma abbiamo semplicemente cercato di esprimere una se-
rie di considerazioni che possono essere piuÁ o meno fondate, ma sono pro-
prie delle opposizioni e possono comunque risultare utili alla maggioranza
per la normativa secondaria, in modo che essa risulti piuÁ coerente ed ef-
ficace.

In secondo luogo, ricordo che la legislatura avraÁ termine fra poco piuÁ
di un anno, se giungeraÁ alla sua scadenza naturale mentre questo provve-
dimento prevede un'attuazione da effettuarsi nell'arco di ben cinque anni
e puoÁ anche quindi essere ipotizzabile che gran parte di tale attuazione
possa essere consegnata ad altra parte politica. Siccome non possiamo
configurare l'ipotesi di una legge voluta da una parte e attuata da un'altra
parte, eÁ evidente che occorre anche riflettere sulla necessitaÁ di una conver-
genza di punti di vista, se non nei modi attuativi, almeno per quanto con-
cerne le finalitaÁ e gli indirizzi generali, percheÂ altrimenti tra solo un anno
potremmo trovarci di fronte ad un castello che si affloscia su se stesso.
Questa eÁ una considerazione importante, da fare nell'interesse della scuola
e degli utenti, prima ancora che delle parti politiche.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor
Presidente, mi consenta una battuta. Se l'articolo 5, che derivava dall'esi-
genza di dare sistematicitaÁ al quadro dell'istruzione e formazione richia-
mando provvedimenti che giaÁ attuano parti significative di tale quadro,
fosse cosõÁ superfluo, ci saremmo aspettati ± seppure con scarso successo
di accoglimento ± che fosse stata presentata, per coerenza, almeno una
proposta soppressiva di tale articolo.

In ogni caso, esprimo parere negativo sugli emendamenti presentati
all'articolo 5, ivi compresi quelli aggiuntivi, percheÂ taluni propongono ri-
formulazioni di materia giaÁ presente nell'articolo ed altri intervengono in
materie che certi provvedimenti giaÁ hanno affrontato: mi riferisco, ad
esempio, alla questione della formazione professionale, che giaÁ eÁ prevista
dalla legge n. 196 del 1997 (che richiama l'esigenza di un intervento), ma
vi sono anche altri provvedimenti che intervengono su materie citate dagli
emendamenti.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti aggiuntivi, come nel caso
dell'emendamento 5.0.10, che fa riferimento ai dirigenti scolastici, faccio
notare come in essi vengano richiamate materie giaÁ disciplinate e per di
piuÁ non afferenti alla legge quadro ancorcheÂ possono richiamare all'atten-
zione del Governo, in sede di attuazione, una coerenza nell'applicazione.

Alcuni emendamenti sollecitano, individuando anche un percorso (la
costituzione di commissioni, i profili costitutivi dei tecnici e degli esperti
che vi debbano provvedere), la definizione dei curricula e dei nuovi pro-
fili professionali. Come piuÁ volte abbiamo avuto modo di dire, si tratta di
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materie che inevitabilmente e necessariamente il Governo, che ha la re-
sponsabilitaÁ di avanzare la proposta al Parlamento, dovraÁ affrontare.
Quando il Governo presenteraÁ l'attuazione di piano, anche i suoi elementi
costitutivi saranno oggetto, non solo di un'informazione, ma anche di un
confronto parlamentare.

Colgo l'occasione per annunciare ± poi saranno formalizzati gli inviti
e le forme di partecipazione ± che proprio sui temi dell'autonomia e sul
come affrontare la parte che riguarda i curricula, i saperi e la messa in
attuazione del sistema, il Ministero sta predisponendo due giornate di ri-
flessione, alle quali fin da ora invito soprattutto i parlamentari della 7ã
Commissione permanente, per il 29 febbraio ed il 1ë marzo. Si tratteraÁ
di una sede importante nella quale riconsiderare molti dei suggerimenti
presenti in alcuni emendamenti, sui quali confermo il parere negativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.300, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BEVILACQUA. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Bevilacqua, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 5.300, presentato dal senatore Bevi-
lacqua e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5.4, su cui la 5ã Commissione ha espresso
parere contrario.

ASCIUTTI. Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dai senatori Asciutti
e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Colleghi, vi prego, stiamo portando avanti un lavoro. Se ne puoÁ an-
che non condividere il contenuto, ma sempre di un lavoro si tratta. Poi
non vi lamentate se per oggi eÁ convocata anche una seduta notturna.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, eÁ ripresa alle ore 12,41).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Procediamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.4.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione,
avanzata in precedenza dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dai senatori Asciutti
e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.20, presentato dal se-
natore Brignone.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dai sena-
tori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.
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Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale,
pregando, nel contempo, i commessi o il segretario di controllare che
ad ogni dispositivo elettronico acceso corrisponda la presenza di un sena-
tore.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, questo non eÁ compito dei com-
messi ma del senatore segretario.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dai sena-
tori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5.0.1, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

BEVILACQUA. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Bevilacqua, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Bevi-
lacqua e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.
Data l'ora, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei di-

segni di legge in esame ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

ALBERTINI, segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni pervenute

alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 12,45).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,45
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Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

(*) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216)

Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e
per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56)

Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica
e universitaria (560)

Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione perma-
nente e riconoscimento della validitaÁ del biennio di formazione profes-
sionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a

sedici anni (1636)

Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti
scolastici (2416)

Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento
all'autonomia delle scuole (2977)

Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione
dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126)

Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740)

Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici (4356)
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo preso in esame dall'Assemblea

ARTICOLO 4 NEL DISEGNO DI LEGGE N. 4216 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

(Scuola secondaria)

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle
aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e mu-
sicale. Essa ha la finalitaÁ di consolidare, riorganizzare ed accrescere le ca-
pacitaÁ e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incorag-
giare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione
culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva as-
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sunzione di responsabilitaÁ, e di offrire loro conoscenze e capacitaÁ adeguate

all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero

all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area eÁ ripartita in indirizzi,

anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla

data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione

secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.

3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'in-

dirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, eÁ ga-

rantita la possibilitaÁ di passare da un modulo all'altro anche di aree e di

indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche fi-

nalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei

piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate at-

tivitaÁ complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti

curricolari con le diverse realtaÁ sociali, culturali, produttive e professio-

nali. Tali attivitaÁ e iniziative si attuano anche in convenzione con altri isti-

tuti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni,

sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione,

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano.

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma

3 dell'articolo 1, eÁ rilasciata una certificazione attestante il percorso didat-

tico svolto e le competenze acquisite.

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie,

esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realiz-

zati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtaÁ

culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi

tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione

tecnica superiore (IFTS) e con l'universitaÁ.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola seconda-

ria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo

che puoÁ essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventual-

mente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'al-

tro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la fre-

quenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'ac-

quisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al si-

stema dell'istruzione.

8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame

di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la deno-

minazione dell'area e dell'indirizzo.
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EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Disposizioni relative al ciclo secondario). ± 1. L'istruzione

secondaria ha la durata di cinque anni e si articola in un biennio unitario e

successivamente nelle aree tecnico-scientifica, linguistica-letteraria, biolo-

gica-ambientale, artistico-musicale, delle scienze naturali-agrarie. Esso ha

la funzione di consolidare, riorganizzare, accrescere ed approfondire le ca-

pacitaÁ critiche e le conoscenze disciplinari acquisite nel ciclo primario, di

arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenen-

doli nella progressiva assunzione di responsabilitaÁ e nell'affinamento delle

capacitaÁ sia conoscitive sia di orientamento necessarie per l'accesso all'i-

struzione superiore universitaria e non universitaria, per l'avvicinamento

al mondo del lavoro e la sua conoscenza.

2. L'istruzione secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione

secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "licei";

terminato il biennio e, conseguentemente l'obbligo scolastico, il raggiun-

gimento dell'obbligo formativo, per chi non prosegue gli studi secondari,

si attua negli Istituti o nei centri di formazione professionale pubblici.

3. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma

5 dell'articolo 1 eÁ rilasciata una certificazione attestante il percorso didat-

tico svolto e le competenze acquisite.

4. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario,

annuale o modulare e la frequenza positiva di segmenti della formazione

professionale possono essere presi in considerazione e fatti valere per l'in-

gresso nell'istruzione ed il passaggio da un'area all'altra.

5. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono l'esame di

Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denomi-

nazione dell'area e dell'indirizzo.

6. La formazione superiore non universitaria eÁ disciplinata a norma

dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato

con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e degli articoli 138 e 143

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

7. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli

adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112».

4.22 CoÁ, Crippa, Russo Spena
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ± 1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale
nel processo di adeguamento dell'organismo scolastico alle esigenze della
societaÁ nazionale e deve percioÁ corrispondere alle necessitaÁ di tutti.

2. La scuola superiore ha lo scopo di promuovere lo sviluppo cultu-
rale degli studenti e di conferire loro gli apprendimenti necessari ai fini
cui eÁ diretta ciascuna delle sue differenziazioni, cioeÁ al proseguimento
universitario degli studi oppure alle diverse formazioni professionali.

3. La scuola superiore promuove la realizzazione di pari opportunitaÁ
culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne.

4. Alla scuola superiore si puoÁ accedere dopo aver conseguito il po-
sitivo giudizio di valutazione al termine del secondo ciclo della scuola di
base e superato un esame di idoneitaÁ.

5. Il corso di studio della scuola superiore ha durata quinquennale ed
eÁ suddiviso in un biennio propedeutico di orientamento sede del prolunga-
mento dell'obbligo d'istruzione seguito da un corso triennale di indirizzo.

6. Il corso biennale eÁ destinato a completare la cultura di base e a
fornire gli strumenti conoscitivi per le successive scelte dello studente.

7. Il corso triennale eÁ finalizzato allo sviluppo ulteriore e piuÁ appro-
fondito della preparazione culturale comune noncheÂ alla scelta di campi
disciplinari di indirizzo e di settori di specializzazione.

8. La scuola superiore si articola in un'area umanistico-scientifico-ar-
tistica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.

9. L'area umanistico-scientifico-artistica eÁ costituita da un liceo unico
che si articola nei seguenti indirizzi:

classico;

scientifico;

pedagogico;

artistico;

musicale.

10. L'area umanistico-tecnico-professionale eÁ costituita da un istituto
tecnico che si articola nei seguenti indirizzi fondamentali:

economico;

linguistico;

professionale;

tecnologico.

11. Ciascun indirizzo di istituto tecnico puoÁ articolarsi in diversi rami
di specializzazione.

12. Il passaggio dall'una all'altra area di studi o, nell'ambito della
stessa area, da un indirizzo ad un'altro, eÁ consentito a seguito di esami
integrativi.

13. Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione
intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle com-
ponenti fisico-psichiche che costituiscono l'unitaÁ dello spirito. Esso si con-
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figura soprattutto come propedeutico agli studi nelle facoltaÁ universitarie
alle quali i giovani che non abbiano favorevolmente concluso sono am-
messi in rapporto all'indirizzo scolastico seguito.

14. In ogni distretto scolastico eÁ istituito almeno un liceo unico.

15. Ogni liceo eÁ costituito da un massimo di cinque corsi completi o,
comunque, da non piuÁ di 25 classi. Ogni classe non puoÁ essere costituita
da piuÁ di 23 alunni.

16. Il superamento del numero di 25 classi complessive comporta
l'automatica istituzione di un nuovo liceo nell'ambito del distretto. Tale
provvedimento eÁ adottato dall'ufficio scolastico territoriale di competenza.

17. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune che si com-
pleta e si differenzia con un gruppo di materie specifiche per ogni indi-
rizzo.

18. Le materie dell'area didattica comune sono costituite da insegna-
menti fondamentali per una approfondita preparazione culturale. Esse
sono: lingue e letteratura, italiano, latino, storia, lingua straniera, diritto-
economia, matematica, educazione fisica. In relazione alle esigenze di
progettazione complessiva dei singoli piani di studio possono essere diffe-
renziati i programmi e gli orari di matematica.

19. Nel corso biennale iniziale della scuola secondaria superiore
viene prevista l'attivitaÁ di orientamento, la cui organizzazione eÁ di compe-
tenza del consiglio di amministrazione.

20. Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascuno indirizzo
sono:

indirizzo classico: filosofia, geografia, scienze e storia dell'arte;

indirizzo scientifico: filosofia, geografia, discipline scientifiche
sperimentali, disegno e storia dell'arte;

indirizzo pedagogico: pedagogia e filosofia, psicologia, didattica,
disegno, musica e diritto pubblico con elementi di legislazione scolastica;

indirizzo musicale: armonia ed analisi, storia ed estetica musicale,
musica di insieme ed esercitazioni orchestrali, strumento principale, stru-
mento complementare;

indirizzo artistico: anatomia artistica, storia dell'arte, discipline
geometriche e architettoniche, discipline pittoriche, discipline plastiche e
diritto con elementi di legislazione sulla tutela dei beni culturali.

21. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni sia
per quelli elettivi, viene fissata da una commissione nominata dal Ministro
della pubblica istruzione. In tale distribuzione si tiene conto, data l'artico-
lazione del corso liceale in cinque anni, dell'opportunitaÁ di dedicare un
tempo maggiore agli insegnamenti comuni nei primi due anni, mentre si
intensifica, negli ultimi tre anni, lo studio degli insegnamenti elettivi.

22. L'istituto tecnico, oltre che tendere alla formazione intellettuale,
morale sociale e civica, fornisce una preparazione alle professioni tecnico-
economiche e consente la possibilitaÁ di proseguire gli studi universitari.

23. Nessun istituto tecnico puoÁ comprendere piuÁ di venticinque classi.
Tale limite puoÁ essere portato fino a trenta classi quando nel medesimo
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distretto o in un distretto contiguo della stessa provincia non esista altro
istituto tecnico dello stesso indirizzo.

24. Nessuna classe di istituto tecnico puoÁ comprendere piuÁ di ventitreÁ
alunni.

25. L'istituto tecnico si struttura attraverso un'area didattica comune
ed una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione tecnico-
professionale.

26. Dell'area comune fanno parte le seguenti discipline che ne defi-
niscono l'aspetto umanistico: lingua e letteratura italiana, storia, geografia,
lingua straniera, matematica, educazione fisica.

27. Le materie caratterizzanti specifici indirizzi sono definite dalla
commissione.

28. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area umani-
stico-scientifico-artistica e quella umanistico-tecnico-professionale eÁ obbli-
gatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di almeno una lingua
straniera.

29. Per gli alunni dell'indirizzo linguistico eÁ obbligatorio, per tutti i
cinque anni di corso, lo studio di tre lingue straniere.

30. Per gli alunni della scuola superiore l'insegnamento della reli-
gione eÁ facoltativo ed eÁ regolato dalle norme dei patti bilaterali tra lo
Stato italiano e la Chiesa cattolica.

31. L'integrazione degli studenti portatori di handicap nella scuola
superiore avviene a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e succes-
sive modificazioni e integrazioni.

32. Al termine di qualsiasi ciclo quinquennale della scuola superiore
lo studente deve sostenere un esame di Stato.

33. Lo svolgimento dell'esame di Stato eÁ disciplinato con apposita
normativa».

4.8 Bevilacqua, Marri, Pace

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ± 1. La scuola secondaria si divide in scuola secondaria di
primo grado e scuola secondaria superiore.

2. La scuola secondaria di primo grado ha la durata triennale e si ar-
ticola in tre indirizzi: umanistico, scientifico-tecnologico, artistico-musi-
cale.

3. La scuola secondaria di primo grado termina con un esame di li-
cenza, che certifica l'assolvimento dell'obbligo scolastico e consente l'ac-
cesso alla scuola secondaria superiore congruente con l'indirizzo prescelto.

4. La scuola secondaria di primo grado ha funzioni di accrescimento
umano, culturale e civile, noncheÂ di orientamento nella scelta degli studi
successivi. Deve favorire l'acquisizione di metodologie di ricerca e delle
basi necessarie per l'accesso alla scuola secondaria superiore, oppure
per l'eventuale inserimento precoce nel mondo del lavoro. Per il raggiun-
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gimento degli obiettivi indicati, le discipline di indirizzo devono progres-

sivamente prevalere su quelle di cultura generale.

5. Nel corso del triennio le scuole secondarie di primo grado agevo-

lano il passaggio da un indirizzo all'altro attraverso la modularitaÁ dei pro-

grammi, il riconoscimento reciproco dei crediti formativi giaÁ acquisiti, i

corsi integrativi con esame in mancanza di crediti formativi specifici.

6. Le scuole secondarie di primo grado, nell'ambito dell'autonomia

didattica e amministrativa, possono organizzare cooperazioni, progetti in-

tegrati con l'apporto di agenzie esterne, scambi, esperienze formative e la-

vorative limitate agli allievi di secondo e terzo anno.

7. Le scuole secondarie di primo grado, nell'ambito della propria

autonomia didattica e organizzativa, possono determinare il 50 per cento

dei programmi in funzione del POF.

8. La scuola secondaria superiore ha durata biennale e si conclude

con un esame che rilascia un diploma, nel quale sono indicati il punteggio

di merito espresso in centesimi, l'indirizzo di studi frequentato e le com-

petenze acquisite espresse da una griglia predisposta dal Servizio nazio-

nale di valutazione.

9. Nell'ambito della propria autonomia didattica, organizzativa, am-

ministrativa e parzialmente finanziaria, ogni scuola secondaria superiore,

di concerto con la regione e gli enti locali, predispone uno o piuÁ progetti

di offerta formativa.

10. In tutti gli indirizzi possono essere attuate, a cura dei consigli di

classe, le aree di progetto.

11. Fermi restando gli obiettivi primari dell'approfondimento delle

discipline caratterizzanti, delle metodologie di ricerca, delle capacitaÁ ope-

rative autonome, degli elementi di professionalizzazione, ogni scuola se-

condaria superiore puoÁ attuare indirizzi anche sperimentali rapportati

alle realtaÁ economiche e sociali del territorio, ma anche al mercato euro-

peo del lavoro, esperienze formative e lavorative esterne, progetti integrati

con agenzie esterne, iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'U-

nione europea, corsi di riqualificazione e di aggiornamento per adulti,

corsi di aggiornamento del personale docente e non docente, corsi annuali

di formazione post-diploma non universitaria, interventi in conto terzi,

cooperazioni e scambi di informazioni e di esperienze con scuole di tutto

il territorio dell'Unione europea, attivitaÁ e iniziative in convenzione con

altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati per l'as-

solvimento dell'elevazione dell'obbligo scolastico.

12. Le scuole secondarie superiori possono consorziarsi al fine di

creare zone di servizi orizzontali quali tecnologie, software educativi, sta-

tistiche, biblioteche, programmi di mobilitaÁ».

4.240 Brignone
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Scuola di terzo ciclo o scuola secondaria). ± 1. La scuola
di terzo ciclo o scuola secondaria, chiamata liceo di secondo livello, ha la
durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni e si articola
nelle seguenti cinque aree:

1) classica-umanistica;

2) scientifica;

3) tecnica e tecnologica;

4) artistica;

5) musicale.

Essa ha la finalitaÁ di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capa-
citaÁ e le competenze acquisite nel secondo ciclo, arricchire la formazione
culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva as-
sunzione di responsabilitaÁ e offrire loro conoscenze e capacitaÁ adeguate
all'accesso all'istruzione universitaria, ai corsi post-secondari, ovvero al-
l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma precedente l'istruzione secondaria supe-
riore:

a) consolida la formazione generale acquisita nei precedenti gradi
di istruzione e la sviluppa in funzione degli obiettivi formativi generali e
specifici da raggiungere;

b) promuove l'acquisizione di un metodo di studio e le capacitaÁ di
apprendimento, in particolare attraverso l'approfondimento delle discipline
caratterizzanti il singolo tipo di area;

c) fornisce, in relazione agli obiettivi stessi, le professionalitaÁ di
base utili per l'accesso al lavoro e per ulteriori processi di formazione;

d) contribuisce alla conoscenza della cultura e dei processi di svi-
luppo locali;

e) soddisfa, in presenza delle necessarie compatibilitaÁ, ogni altra
esigenza di formazione coerente con i suoi obiettivi;

f) realizza, nell'ambito dell'autonomia di ricerca e sviluppo delle
istituzioni scolastiche, i processi di innovazione atti a consentire loro di
contribuire in modo coerente all'evoluzione culturale, sociale ed econo-
mica del paese.

Ciascuna area eÁ ripartita in indirizzi anche mediante riordino e ridu-
zione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

3. La scuola di terzo ciclo si realizza negli attuali istituti di istruzione
secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei di
secondo livello.

4. Ferme restando le discipline obbligatorie, possono essere realizzati
in Italia o all'estero esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage
anche con brevi periodi di inserimento nelle realtaÁ culturali, produttive,
professionali e dei servizi. Sono inoltre promossi tutti gli opportuni colle-
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gamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnico superiore
(IFTS) e con l'universitaÁ.

5. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola seconda-
ria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo
che puoÁ essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventual-
mente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'al-
tro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la fre-
quenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'ac-
quisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al si-
stema dell'istruzione.

6. Al termine della scuola di terzo ciclo, gli studenti sostengono l'e-
same di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la
denominazione dell'area e dell'indirizzo».

4.84 Asciutti, Toniolli

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale ed eÁ sud-
divisa in un biennio propedeutico di orientamento, sede del prolungamento
dell'obbligo d'istruzione di formazione, seguito da un corso triennale di
indirizzo.

1-bis. La scuola secondaria ha il compito di promuovere lo sviluppo
culturale degli studenti e di conferire loro gli apprendimenti necessari ai
fini cui eÁ diretta ciascuna delle sue differenziazioni, ovvero al prosegui-
mento universitario degli studi oppure alle diverse formazioni professio-
nali».

4.9 Bevilacqua, Marri, Pace

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle
seguenti cinque aree classico-umanistica, scientifica, tecnica, artistica, mu-
sicale».

4.70 Asciutti, Toniolli

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la se-

guente: «sei».

4.1 Lorenzi

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la pa-
rola: «tre». Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «nei
primi due anni», con le altre: «nel primo anno»; al comma 4, sostituire
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la parola: «secondo» con la parola: «primo»; sopprimere il comma 5 e al

comma 6 sopprimere le parole: «negli ultimi tre anni».

4.100 Gubert

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la pa-

rola: «tre».

4.101 Gubert

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle aree classico-
umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale,» con le

seguenti: «in un'area umanistico-scientifico-artistica e in un'area umani-
stico-tecnico-professionale».

4.10 Bevilacqua, Marri, Pace

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «tecnologica» con

la seguente: «professionale».

4.11 Bevilacqua, Marri, Pace

Al comma 1, dopo le parole: «tecnica e tecnologica,» inserire la se-
guente: «tecnico-professionale,».

4.2 Thaler Ausserhofer, Pinggera

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Essa si
articola in un biennio propedeutico diversificato e di orientamento, sede
del prolungamento dell'obbligo di istruzione seguito da un corso triennale
di indirizzo».

4.12 Bevilacqua, Marri, Pace

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In ogni
caso, in essa l'insegnamento si ispira essenzialmente all'esercizio della
criticitaÁ del sapere e della sua valenza etica e a promuovere una forma-
zione profonda, cui sensibilitaÁ umanistica e rigore scientifico concorrono
inseparabilmente. La scuola secondaria consolida, riorganizza e sviluppa
le capacitaÁ e le competenze acquisite nel ciclo primario, sostiene e inco-
raggia le attitudini e le vocazioni degli studenti, preparandone conoscenze
e capacitaÁ adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non
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universitaria o all'inserimento culturalmente consapevole nel mondo del
lavoro».

4.27 Masullo

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «sostenendoli»
con le seguenti: «di sostenerli» e aggiungere dopo la parola: «responsa-
bilitaÁ», la parola: «sociale».

4.102 Gubert

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «capacitaÁ ade-
guate» con le seguenti: «capacitaÁ idonee».

4.25 Brignone, Brienza

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «ovvero» con la

seguente: «oppure».

4.72 Asciutti, Toniolli

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

«o all'esercizio delle responsabilitaÁ connesse alla formazione e alla condu-
zione di una famiglia o di altre vocazioni personali non rientranti nel
mondo del lavoro».

4.103 Gubert

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Ciascuna area
eÁ ripartita in indirizzi che, in prima applicazione, saranno in numero infe-
riore a quelli previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire capacitaÁ
di studio e approfondimento, ogni indirizzo eÁ caratterizzato da un nucleo
di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare
nazionale».

4.34 Asciutti, Toniolli

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «tendenzialmente in
numero inferiore agli attuali» con le seguenti: «nel quadro di una loro ri-
duzione».

4.13 Bevilacqua, Marri, Pace

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di svi-
luppare capacitaÁ di studio e di approfondimento, ogni indirizzo viene ca-
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ratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in ter-
mini di orario curricolare nazionale».

4.35 Asciutti, Toniolli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La scuola secondaria superiore promuove la realizzazione di
pari opportunitaÁ culturali, educative, formative e professionali per uomini
e donne».

4.14 Bevilacqua, Marri, Pace

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle province
autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, il ciclo
secondario nell'area tecnico-professionale, si realizza nelle scuole profes-
sionali provinciali accreditate».

4.3 Thaler Ausserhofer, Pinggera

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel biennio della scuola secondaria sono avviate forme speri-
mentali di interazione tra scuola e formazione professionali».

4.15 Bevilacqua, Marri, Pace

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'obbligo formativo parte dal tredicesimo anno di etaÁ e coin-
cide con l'inizio della frequenza di uno dei seguenti percorsi:

a) percorsi integrati di istruzione scolastica e istruzione professio-
nale regionale nella scuola secondaria;

b) percorsi del sistema dell'istruzione professionale di competenza
regionale;

c) esercizio dell'apprendistato.

2. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole se-
condarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione pro-
fessionale di competenza regionale, per essere riconosciuti come sede
per la frequenza delle attivitaÁ formative, devono richiedere ed ottenere
l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997,
n. 196».

4.38 Asciutti, Toniolli
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Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli attuali istituti professionali di Stato sono trasferiti alle re-
gioni, secondo modalitaÁ definite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro della pubblica istru-
zione, in base agli accertamenti dell'Agenzia nazionale per la valutazione,
accredita con proprio decreto gli istituti regionali di istruzione professio-
nale e artigiana come sedi per l'adempimento dell'ultimo biennio dell'ob-
bligo».

4.41 Asciutti, Toniolli

Al comma 3, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

4.4 Lorenzi

Al comma 3, sostituire le parole: «eÁ garantita» con le seguenti: «eÁ
agevolata».

4.16 Bevilacqua, Marri, Pace

Al comma 3, dopo le parole: «eÁ garantita» aggiungere le seguenti: «,
verificata la necessitaÁ,».

4.17 Bevilacqua, Marri, Pace

Al comma 3, sostituire le parole: «da un modulo all'altro anche di
aree e di indirizzi diversi» con le seguenti: «a un'area o a indirizzi diversi
ovvero alla formazione professionale».

4.44 Asciutti, Toniolli

Al comma 3, sostituire le parole: «da un modulo all'altro anche di
aree e di indirizzi diversi» con le seguenti: «a un'area o a indirizzi di-
versi».

4.45 Asciutti, Toniolli

Al comma 3, dopo le parole: «indirizzi diversi» inserire le seguenti:

«e alla formazione professionale».

4.47 Asciutti, Toniolli
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Al comma 3, sostituire le parole da: «, mediante» fino a: «nuova
scelta» con le seguenti: «. Per sostenere tale possibilitaÁ le scuole seconda-
rie e i centri di istruzione professionale in cui gli alunni si trasferiscono
attivano apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta».

4.48 Asciutti, Toniolli

Al comma 3, sostituire le parole: «preparazione adeguata» con le se-

guenti: «preparazione idonea».

4.26 Brignone

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel biennio
del ciclo della scuola secondaria sono avviate forme sperimentali di inte-
razione tra scuole e formazione professionale».

4.18 Bevilacqua, Marri, Pace

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei primi due anni verranno inoltre, realizzate attivitaÁ di
orientamento finalizzate alla scelta degli indirizzi o al passaggio alla for-
mazione professionale per la conclusione dell'obbligo formativo».

4.19 Bevilacqua, Marri, Pace

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole
secondarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione pro-
fessionale di competenza regionale, per essere riconosciuti come sedi per
la frequenza delle attivitaÁ formative, devono richiedere ed ottenere l'accre-
ditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196».

4.50 Asciutti, Toniolli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il passaggio da un modulo all'altro, in relazione alla diversitaÁ
dei curricoli e delle esperienze scolastiche pregresse, indipendentemente
dalla partecipazione alle iniziative didattiche di cui al comma 3, avviene
sempre mediante prove adeguate che garantiscano l'efficacia e l'utilitaÁ
del nuovo inserimento».

4.76 Asciutti, Toniolli

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 68 ±

760ã Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2000Assemblea - Allegato A

Respinto

Respinto

Respinto

Respinto

Respinto

Respinto



Sopprimere il comma 4.

4.23 Co', Crippa, Russo Spena

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nei primi due anni, ottavo e nono anno di obbligo scolastico,
sono attivate le sperimentazioni, di cui all'articolo 7 del decreto 9 agosto
1999, n. 323 del Ministero della pubblica istruzione, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

4.77 La Loggia, Maceratini, D'Onofrio, Asciutti, Bevilacqua,
Ronconi, Toniolli, Marri, Pace

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «In base alle attitudini
degli studenti».

4.53 Asciutti, Toniolli

Al comma 4, sostituire le parole da: «Nel corso del secondo anno»
fino a: «sulla base di un accordo quadro» con le seguenti: «Una parte
delle attivitaÁ del secondo anno puoÁ essere realizzata, su richiesta dei geni-
tori e sulla base di specifica programmazione degli istituti secondari, me-
diante attivitaÁ o iniziative formative da realizzare presso altri istituti, enti
o agenzie di formazione professionale, secondo norme da definirsi me-
diante un accordo quadro».

4.20 Bevilacqua, Marri, Pace

Al comma 4, sostituire la parola: «secondo» con la seguente:
«terzo».

4.5 Lorenzi

Al comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Nell'ambito delle
convenzioni di cui al presente comma sono previste iniziative sperimentali
di assolvimento dell'obbligo per gli alunni che richiedano di iscriversi ai
centri di formazione professionale riconosciuti. Tali iniziative, da realiz-
zare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e cen-
tri di formazione professionale, prevedono percorsi formativi che garanti-
scono l'acquisizione di competenze di base, noncheÂ quanto previsto dal
comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 1999 per consentire la possi-
bilitaÁ di scegliere, al termine dell'obbligo scolastico, il percorso di istru-
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zione scolastica o professionale da seguire, assicurando gli eventuali pas-
saggi con le modalitaÁ previste al comma 3».

4.54 Asciutti, Toniolli

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A conclusione dell'obbligo scolastico eÁ rilasciata una certifica-
zione attestante il percorso didattico svolto dallo studente, che ne indica
le competenze acquisite mediante idonei descrittori definiti a livello nazio-
nale riferiti ai risultati conseguiti nel curricolo ordinario e nelle esperienze
personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchi-
mento e diversificazione dell'offerta formativa ed educativa».

4.55 Asciutti, Toniolli

Al comma 5, sostituire le parole da: «eÁ rilasciata» fino alla fine del

comma, con le seguenti: «l'alunno deve sostenere un esame di Stato dal
quale deve emergere anche un'indicazione orientativa non vincolante
per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo».

4.21 Bevilacqua, Marri, Pace

Al comma 5, sostituire le parole: «eÁ rilasciata una certificazione» con
le seguenti: «eÁ rilasciato un diploma di licenza».

4.82 Brignone

Al comma 5, sostituire le parole: «e le competenze acquisite» con le

seguenti: «, comprensiva di nulla-osta per la prosecuzione degli studi».

4.6 Lorenzi

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «La fre-
quenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o
modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che puoÁ essere
fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passag-
gio alla formazione professionale».

4.78 Asciutti, Toniolli

Al comma 7, dopo la parola: «modulare,» inserire le seguenti: «e
delle attivitaÁ previste al comma 6».

4.57 Asciutti, Toniolli
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Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «Entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana,-
norme volte alla puntualizzazione e standardizzazione dei crediti formativi
nel rispetto del sistema nazionale di valutazione».

4.28 Brignone

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scuola secondaria eÁ composta da sezioni costituite da un
numero di studenti mai superiore a venti».

4.66 Asciutti, Toniolli

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella re-
gione Valle d'Aosta, al termine del ciclo secondario nell'ambito della for-
mazione professionale gli studenti possono sostenere un esame di Stato
che daÁ il diritto di accedere alla formazione superiore non universitaria
e ai corsi di diploma universitario dei settori affini».

4.7 Thaler Ausserhofer, Pinggera

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella re-
gione Valle d'Aosta, al termine del ciclo secondario nell'ambito della for-
mazione professionale gli studenti possono sostenere un esame di Stato
che daÁ il diritto di accedere alla formazione superiore non universitaria
e ai corsi di diploma universitario dei settori affini».

4.500 Asciutti, Toniolli

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. Ogni anno, entro il 30 settembre, la Conferenza Stato-regioni
riferisce al Parlamento sulla frequenza, l'andamento e i risultati in termini
di accesso al mondo del lavoro disaggregati per regioni, dei corsi di istru-
zione professionale e artigiana e formazione superiore non universitaria».

4.58 Asciutti, Toniolli
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ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

nell'approvare l'articolo 4, il quale al comma 3 prevede il passag-
gio da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi,

impegna il Governo

a dar corso all'indirizzo per cui tali passaggi siano deliberati dai
Consigli di classe dove confluiscono le esigenze complementari degli stu-
denti e dei genitori.

9.4216.17 Rescaglio

Il Senato,

nell'approvare l'articolo 4, il quale al comma 3 prevede il passag-
gio da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi,

impegna il Governo

a dar corso all'indirizzo per cui in tali passaggi siano tenute in
considerazione anche le esigenze complementari degli studenti e dei geni-
tori.

9.4216.17 (nuovo testo) Rescaglio
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

Il Senato,

nell'approvare l'articolo 4, il quale prevede l'arricchimento della
formazione culturale, umana e civile degli studenti,

impegna il Governo

a collocare adeguatamente nel quadro dei programmi di apprendi-
mento lo studio delle istituzioni con particolare riguardo alla nascita della
Repubblica e all'avvento della Costituzione.

9.4216.18 Rescaglio
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo
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Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante le norme qua-
dro per il riordino dei cicli di istruzione, considerato:

a) che nel disegno di legge il passaggio dalla scuola di base (di cui
all'articolo 3) alla scuola secondaria (di cui all'articolo 4) appare segnato
da netta cesura;

b) che nella formulazione del testo (articolo 4, commi 2 e 3) la
possibilitaÁ di passaggio da un'area all'altra e, nell'ambito di ciascuna
area, da un indirizzo all'altro fra le aree e gli indirizzi in cui si articola
la scuola secondaria risulterebbe assai limitata e in contraddizione con
l'indicata necessitaÁ di un avvio fortemente caratterizzato alle aree del
triennio;

c) che la funzione di un biennio unitario dovrebbe essere delineata
anche nella prospettiva dell'elevamento dell'obbligo a sedici anni e come
cerniera fra la scuola di base e il triennio della scuola secondaria, anche ai
fini di un piuÁ preciso orientamento per le scelte successive di studio, senza
peraltro dar luogo ad un biennio unico e indistinto,

impegna il Governo:

a definire, nella redazione del programma quinquennale di progres-
siva attuazione della riforma previsto dall'articolo 6, comma 1, un quadro
curricolare del biennio che realizzi una equilibrata ripartizione tra disci-
pline comuni a tutte le aree ed indirizzi e discipline specificamente ed
adeguatamente propedeutiche ai trienni succesivi;

impegna altresõÁ il Governo:

a predisporre aree concorsuali specifiche per l'insegnamento delle
discipline presenti nei trienni delle scuole secondarie superiori.

9.4216.2 Biscardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4216,

impegna il Governo

ad attuare le forme di orientamento previste dal provvedimento in
esame, riservando la comunicazione orientativa per la scelta di aree e in-
dirizzi allo studente e ai suoi genitori o comunque a coloro che esercitano
in loro vece la patria potestaÁ.

9.4216.60 (giaÁ em. 3.119) Gubert
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Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4216,

impegna il Governo

a far sõÁ che nell'attuazione delle forme di orientamento la comuni-
cazione orientativa per la scelta di aree e indirizzi sia riservata allo stu-
dente e ai suoi genitori o comunque a coloro che esercitano in loro
vece la patria potestaÁ.

9.4216.60 (Nuovo testo) (giaÁ em. 3.119) Gubert
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante le norme
quadro per il riordino dei cicli di istruzione,

considerato:

che il passaggio dalla scuola di base (di cui all'articolo 3) alla
scuola secondaria (di cui all'articolo 4) esige la configurazione dei primi
due anni della scuola secondaria superiore non come biennio unico e in-
distinto ma come raccordo tra scuola di base e triennio secondario supe-
riore, anche al fine di un piuÁ preciso orientamento per le scelte successive
di studio,

impegna il Governo

a definire, nella redazione del programma quinquennale di progres-
siva attuazione della riforma previsto dall'articolo 6, comma 1, un quadro
curricolare dei primi due anni che realizzi una equilibrata ripartizione tra
discipline comuni a tutte le aree ed indirizzi e discipline specificamente e
adeguatamente propedeutiche ai trienni successivi.

9.4216.2 (Nuovo testo) Biscardi, Masullo
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante le norme
quadro per il riordino dei cicli di istruzione,

considerato:

che il triennio superiore della scuola secondaria eÁ finalizzato al-
l'acquisizione di capacitaÁ e competenze risultanti da accurata preparazione
nelle singole discipline di studio,

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 74 ±

760ã Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2000Assemblea - Allegato A

Non posto in
votazione (*)

Non posto in
votazione (*)

Non posto in
votazione (*)



impegna il Governo

a procedere ad una revisione delle classi di concorso affincheÁ siano
pienamente rispondenti ai nuovi curricula, con particolare attenzione ai
contenuti delle discipline del triennio secondario superiore.

9.4216.61 Biscardi, Masullo
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4216,

impegna il Governo

a richiamare espressamente, nella formulazione del programma
quinquennale, previsto dall'articolo 6, comma 1, del disegno di legge al-
l'esame, e dei regolamenti previsti dal comma 6 dello stesso articolo, il
principio che in ogni caso, nella scuola secondaria, l'insegnamento s'ispira
essenzialmente a sviluppare l'esercizio della criticitaÁ del sapere e della sua
valenza etica, e a promuovere quella formazione profonda, cui sensibilitaÁ
umanistica e rigore scientifico concorrono inseparabilmente, e che sola di-
spone ai livelli piuÁ alti dell'istruzione e della ricerca e all'inserimento cul-
turalmente consapevole nel mondo del lavoro.

9.4216.63 (giaÁ em. 4.27) Masullo, Biscardi
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'educazione degli adulti e la formazione continua si realizzano
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo,
1998, n. 112, e della legge 17 maggio 1999, n. 144».

4.0.2 Bevilacqua, Marri, Pace
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Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano eÁ istituita la scuola superiore
del lavoro.

2. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'ob-
bligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento edu-
cativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la forma-
zione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come
elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

3. Alla scuola superiore del lavoro si puoÁ accedere dopo aver conse-
guito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneitaÁ al
termine della scuola di base.

4. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata bien-
nale.

5. Le discipline di insegnamento della scuola superiore del lavoro
sono le seguenti:

a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

b) due lingue straniere;

c) elementi di matematica applicata;

d) storia delle civiltaÁ contemporanee;

e) nozioni di diritto pubblico;

f) elementi di geografia e di economia;

g) nozioni di scienze della comunicazione;

h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

i) attivitaÁ ginnico-sportiva;

l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

6. Gli insegnamenti di cui al comma 5 possono essere integrati con
altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei sin-
goli corsi.

7. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono
svolgere un periodo di apprendistato da effettuarsi a tempo parziale presso
imprenditori pubblici o privati, noncheÂ in aziende familiari nei settori del-
l'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

8. Nell'impossibilitaÁ di collocamento nelle strutture economiche lo-
cali, lo Stato e gli enti pubblici territoriali debbono garantire comunque
l'utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilitaÁ con particolare
riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, non-
cheÂ delle risorse territoriali.

9. Agli alunni eÁ rilasciato un libretto personale nel quale saranno ri-
portate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle disci-
pline teoriche che del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il pe-
riodo di apprendistato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 76 ±

760ã Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2000Assemblea - Allegato A

Primo comma
respinto; restante
parte preclusa



10. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti
sulla tutela del lavoro. I relativi tributi sono a totale carico dello Stato.

11. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le
attivitaÁ di lavoro, eÁ flessibile.

12. Per quanto riguarda le discipline teoriche, esso eÁ costituito da un
minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nel-
l'arco della settimana, ad un massimo di venti ore settimanali ripartite in
quattro giorni.

13. A seconda delle esigenze del corso l'orario puoÁ essere antimeri-
diano, pomeridiano o flessibile.

14. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non puoÁ essere costituita
da meno di dieci o da piuÁ di venti allievi.

15. L'orario di lavoro puoÁ variare da un minimo di dieci ore settima-
nali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro puoÁ essere distribuito nel-
l'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

16. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve co-
munque superare le trenta ore settimanali.

17. La frequenza della scuola superiore del lavoro eÁ gratuita ed ob-
bligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario
complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza
di lavoro, senza possibilitaÁ di compensazione.

18. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entitaÁ sono
inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni piuÁ
gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono
coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedago-
gico con funzioni di consulenza.

19. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri
educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per
la materia di insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializza-
zione.

20. Presso i centri di cui al comma 19 funzionano laboratori di atti-
vitaÁ pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazioni.

21. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle ca-
ratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

22. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni di-
stretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popola-
zione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-econo-
miche del territorio.

23. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teo-
rico-pratico di verifica.

24. A coloro che superano tale prova eÁ rilasciato un attestato di qua-
lifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa l'iscrizione all'uni-
versitaÁ o ad istituti universitari.

25. A coloro che non superano tale prova eÁ rilasciato un attestato di
assolvimento dell'obbligo scolastico».

4.0.6 Bevilacqua, Marri, Pace
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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano eÁ istituita la scuola superiore
del lavoro».

4.0.1 Bevilacqua, Marri, Pace

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ogni scuola secondaria superiore puoÁ attuare specifici progetti di
corsi post-diploma di specializzazione non universitaria noncheÁ corsi di
formazione permanente aperti a coloro che, in possesso di diploma di
scuola secondaria superiore, intendano riqualificarsi.

2. I corsi post-diploma possono prevedere un sistema duale scuola-la-
voro. Il tempo-scuola non deve comunque essere inferiore a due terzi del
monte orario complessivo.

3. Le scuole, in completa autonomia organizzativa e didattica e in
collaborazione con gli enti locali, le imprese ed eventualmente consorzian-
dosi con altre scuole, predispongono i progetti, organizzano le risorse, so-
vrintendendo allo svolgimento dei corsi.

4. Al termine di ogni corso viene rilasciato un attestato di frequenza,
oppure di specializzazione. Quest'ultimo richiede il superamento di prove
di profitto».

4.0.200 Brignone

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le scuole professionali hanno pari dignitaÁ rispetto alle altre scuole
secondarie e si caratterizzano per un accentuato e specifico orientamento
allo svolgimento delle professioni.

2. La formazione professionale e il rilascio delle relative qualifiche
sono di competenza della regione, che puoÁ a sua volta delegare alla pro-
vincia l'organizzazione e la gestione dei corsi e dei progetti formativi in-
tegrati».

4.0.201 Brignone, Brienza
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Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ad ogni studenti viene assegnato, sin dal primo anno di scuola, un
libretto personale sul quale sono riportati i percorsi scolastici, le certifica-
zioni, i crediti, le esperienze culturali acquisite nelle istituzioni scolastiche
anche all'estero, le esperienze piuÁ significative extrascolastiche e extracur-
ricolari.

2. Durante il percorso scolastico dell'obbligo il libretto personale eÁ
conservato dalla scuola di frequenza e viene consegnato all'interessato
con l'assolvimento dell'obbligo stesso. Successivamente il libretto eÁ ag-
giornato, su richiesta dell'interessato, dall'autoritaÁ preposta.

3. La frequenza positiva di qualsiasi segmento di studi annuale o mo-
dulare comporta l'acquisizione di un credito formativo da annotarsi sul li-
bretto personale e che puoÁ essere fatto valere ai fini della ripresa degli
studi interrotti o del passaggio da un'area o indirizzo a un altro.

4. In attesa dell'emanazione del Sistema nazionale di valutazione, il
valore dei crediti formativi puoÁ essere modificato, a giudizio del consiglio
di classe, nella misura del 10 per cento dalla scuola presso cui si iscrive».

4.0.202 Brignone, Brienza

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Formazione permanente)

1. Corsi di formazione ed istruzione per adulti, anche nel quadro del-
l'attuazione di indirizzi comunitari o di accordi con gli enti locali, sono
organizzati presso le istituzioni scolastiche di ogni grado e centri di forma-
zione professionali.

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della pubblica istruzione provvede, mediante regolamento da
adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, a disciplinare la formazione permanente secondo i seguenti prin-
cõÁpi e criteri direttivi:

a) individuare i requisiti minimi necessari affincheÁ le singole
scuole o consorzi di scuole siano accreditati per l'avvio di corsi di istru-
zione e formazione per adulti;

b) impiegare un numero adeguato di personale docente per il quale
deve essere previsto un progetto generale di riqualificazione professionale
a fronte delle innovazioni programmatiche e metodologiche che si inten-
dono introdurre;
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c) adottare sistemi di verifica costanti delle qualitaÁ dei corsi di for-
mazione permanente».

4.0.70 Asciutti, Toniolli

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Formazione professionale e accesso alla formazione professionale)

1. La formazione professionale costituisce e garantisce la graduale
integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo
opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del
mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della
Nazione.

2. Nell'ambito della scuola di terzo ciclo la formazione professionale
eÂ articolata secondo le seguenti linee guida:

a) sostanziale coerenza e continuitaÁ tra le forme di insegnamento
ad impostazione generale e quelle orientate all'avviamento a specifici set-
tori professionali;

b) possibilitaÁ di seguire anche insegnamenti appartenenti ad indi-
rizzi diversi da quello prescelto al fine di conseguire arricchimenti cultu-
rali e professionali;

c) collegamento con l'apprendistato;

d) possibilitaÁ di rientrare nel circuito della formazione professio-
nale anche dopo l'inserimento nel mondo del lavoro per seguire percorsi
di istruzione e formazione permanenti anche a tempo parziale;

e) possibilitaÁ di spendere i crediti scolastici certificati da un si-
stema scolastico ad un altro;

f) previsione di meccanismi di finanziamento del diritto allo studio
che facilitino l'accesso da parte di categorie in condizioni svantaggiate
consentendo di intraprendere o di non interrompere l'istruzione e la for-
mazione.

3. Alla formazione professionale si puoÁ accedere dopo aver conse-
guito il positivo giudizio di valutazione al termine della scuola di secondo
ciclo.

4. Il corso di studio della formazione professionale ha durata pari a
tre anni.

5. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ed entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano ap-
posite norme di attuazione, per quanto di competenza.

6. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

4.0.10 (Testo corretto) Asciutti, Toniolli
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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Corsi post-secondari di perfezionamento e di specializzazione)

1. Coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria su-
periore possono accedere a corsi post-secondari di perfezionamento e di
specializzazione.

2. Corsi post-secondari di approfondimento della preparazione cultu-
rale, scientifica e tecnologica, artistica e musicale, di norma di durata
biennale, possono essere istituiti presso gli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado, sulla base di specifiche norme quadro emanate dal Mi-
nistro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pub-
blica istruzione.

3. I corsi di cui al comma 2 danno luogo al rilascio di un diploma
scolastico post-secondario».

4.0.13 La Loggia, Maceratini, D'Onofrio, Asciutti, Bevilacqua,
Ronconi, Toniolli, Marri, Pace

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Corsi post-secondari di perfezionamento e di specializazzione)

1. Coloro che abbiano conseguito il diploma di liceo di secondo li-
vello possono accedere a corsi post-secondari di perfezionamento e di spe-
cializzazione.

2. Corsi di approfondimento della preparazione culturale, scientifica e
tecnologica, artistica, musicale, possono essere istituiti presso tutte le tipo-
logie di scuole di terzo ciclo, sulla base di specifiche norme quadro ema-
nate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.

3. I corsi di cui al comma 2 danno luogo al rilascio di un diploma
scolastico post-secondario.

4. I corsi di cui al comma 2 prevedono la costituzione di crediti for-
mativi riconoscibili ai fini dei percorsi universitari coerenti, definiti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione ed il Consiglio universitario nazio-
nale».

4.0.14 Asciutti, Toniolli
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ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4216
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e

formazione continua)

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore eÁ disciplinata a norma
dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ± 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, costituisce una commissione formata
da docenti in servizio che hanno insegnato per almeno dieci anni nelle
scuole secondarie di secondo grado o nelle universitaÁ, noncheÂ da profes-
sionisti indicati dai rispettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'a-
rea umanistico-tecnico-professionale.

2. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporanea-
mente in piuÁ sottocommissioni, determina: professionisti indicati dai ri-
spettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'area umanistico-tec-
nico- professionale.

3. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporanea-
mente in piuÁ sottocommissioni, determina:

a) le materie di insegnamento caratterizzanti i vari indirizzi e spe-
cializzazioni;

b) i programmi di insegnamento;

c) le ore settimanali di lezione per ciascuna materia;

d) l'eventuale raggruppamento di materie e la formazione delle
cattedre;

e) la composizione delle nuove classi di abilitazione e di concorso
per i docenti.
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4. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico
successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale.

5. Con proprie ordinanze il Ministro della pubblica istruzione fissa le
modalitaÁ per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate tutte le leggi esistenti in materia e cessano di avere efficacia
i regolamenti incompatibili con la presente.

7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.050 mi-
liardi per il triennio 2000-2002, di cui lire 150 miliardi per il 2000, lire
350 miliardi per il 2001 e lire 550 miliardi per il 2002, si provvede me-
diante un piano di investimento straordinario previsto nelle leggi finanzia-
rie degli stessi anni.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio».

5.300 Bevilacqua, Marri, Pace

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Formazione professionale). ± 1. La formazione professio-
nale costituisce e garantisce la graduale integrazione tra il momento edu-
cativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la forma-
zione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come
elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

2. Nell'ambito della scuola di terzo grado la formazione professionale
eÁ articolata secondo le seguenti linee guida:

a) sostanziale coerenza e continuitaÁ tra le forme di insegnamento
ad impostazione generale e quelle orientate all'avviamento e a specifici
settori professionali;

b) possibilitaÁ di seguire anche insegnamenti appartenenti ad indi-
rizzi diversi da quello prescelto al fine di conseguire arricchimenti cultu-
rali e professionali;

c) collegamento con l'apprendistato;

d) possibilitaÁ di rientrare nel circuito della formazione professio-
nale anche dopo l'inserimento nel mondo del lavoro per seguire percorsi
di istruzione e formazione permanenti anche a tempo parziale;

e) possibilitaÁ di spendere i crediti scolastici certificati da un si-
stema scolastico ad un altro;

f) previsione di meccanismi di finanziamento del diritto allo studio
che facilitino l'accesso da parte di categorie in condizioni svantaggiate
consentendo di intraprendere o di non interrompere l'istruzione e la for-
mazione».

5.9 Asciutti, Toniolli
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge e dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, eÁ istituita l'Agenzia nazionale per la
formazione e l'aggiornamento dei docenti (ANFAD), con autonomia am-
ministrativa e personalitaÁ giuridica. Con regolamento sono definiti gli or-
gani, le risorse e le strutture dell'Agenzia secondo i seguenti principi e cri-
teri direttivi:

a) garanzia di alta qualitaÁ e professionalitaÁ dei responsabili e delle
metodologie;

b) partecipazione di universitaÁ e ordini professionali e di una rap-
presentanza non maggioritaria di organi governativi.

2. Dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1, sono
abrogate le norme relative alla istituzione e al funzionamento degli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRR-
SAE)».

5.4 Asciutti, Toniolli

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. La formazione continua e ricorrente si realizza nelle disposizioni
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della legge 24 giugno
1997, n. 196».

5.20 Brignone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore
della presente legge sono possibili, su proposta delle autonomie scolasti-
che e locali, che provvederanno anche alla relativa copertura finanziaria,
sperimentazioni di ordinamento che tengano conto dell'impianto generale
contenuto nella riforma. Tali sperimentazioni saranno monitorate dall'Isti-
tuto Nazionale per la valutazione».

5.5 Asciutti, Toniolli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'attivitaÁ formativa svolta dalle istituzioni scolastiche ai sensi
della presente legge eÁ soggetta ad un costante monitoraggio a mezzo di un
sistema di supporto e di verifica dei processi e degli esiti, in rapporto agli
obiettivi e agli standard definiti sia a livello nazionale, sia a livello del-
l'istituzione autonoma, mediante il ricorso all'Agenzia Nazionale per la

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 84 ±

760ã Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2000Assemblea - Allegato A

Respinto

Respinto

Respinto

Respinto



valutazione. I risultati dell'attivitaÁ di monitoraggio sono resi pubblici an-
nualmente».

5.6 Asciutti, Toniolli

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 205 del Testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole "Ministro del te-
soro" sono aggiunte le seguenti "sentito il parere delle competenti Com-
missioni parlamentari"».

5.8 Asciutti, Toniolli

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I giovani che non intendano proseguire gli studi nelle facoltaÁ uni-
versitarie sono ammessi, dopo aver superato l'esame di Stato conclusivo
della scuola secondaria, all'istruzione post-secondaria di durata biennale
o triennale, comprendendo almeno 1200 ore di attivitaÁ didattica rivolta
ad acquisire abilitaÁ e competenze atte allo svolgimento di attivitaÁ profes-
sionali, tecniche, industriali, amministrative e commerciali.

2. I corsi possono essere istituiti:

a) da istituti di istruzione secondaria;

b) da centri pubblici regionali di formazione professionale post-se-
condaria.

3. Per gli studi con indirizzi specifici, i corsi debbono essere organiz-
zati dagli istituti della scuola secondaria in possesso di adeguate attrezza-
ture e mezzi.

4. Per la realizzazione dei corsi, la docenza saraÁ impartita da perso-
nale appartenente ad istituti di scuola secondaria fino al completamento
delle ore secondo contratto, ovvero da personale appartenente a vari set-
tori, con contratti di collaborazione».

5.0.1 Bevilacqua, Marri, Pace
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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il numero di alunni per classe, in linea con la media europea, saraÁ
comunque adeguato all'efficacia didattica e alle situazioni locali, con pos-
sibilitaÁ di deroghe per i piccoli centri e le localitaÁ montane o disagiate,
ove all'occasione, nella fase primaria, eÁ da favorire la creazione di pluri-
classi, al fine di evitare la perdita di identitaÁ delle piccole comunitaÁ e l'in-
sorgenza del fenomeno del pendolarismo».

5.0.2 Asciutti, Toniolli

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. EÂ compito della regione, in coordinamento con gli enti locali (pro-
vinciali o comunali), organizzare cicli di corsi professionali e di avvia-
mento ai diversi mestieri e ad attivitaÁ tecnico-pratiche per i giovani che,
assolto l'obbligo scolastico, intendano entrare nel mondo del lavoro o
delle professioni commerciali e artigianali private.

2. Individuate le esigenze ± su segnalazione di enti, associazioni e
imprese, e sulla base di richieste di cittadini singoli o associati ± la re-
gione, avvalendosi dei propri uffici, della consulenza delle comunitaÁ locali
interessate, di esperti e di tecnici di settore, organizza e finanzia tutte le
iniziative atte a favorire la preparazione dei giovani per un piuÁ proficuo
inserimento nel mondo del lavoro affidandone peroÁ la 70 gestione, quando
sia possibile e salvo il diritto di controllo, agli enti pubblici e privati (co-
muni, imprese, associazioni) interessati. La regione istituisce inoltre uffici
territoriali di consulenza specifica per coloro che desiderano aprire eser-
cizi commerciali, artigianali o professionali.

3. Per attivitaÁ o mestieri il cui fabbisogno eÁ limitato o per i quali le
iscrizioni sono minime (calzolaio, arrotino, barbiere, tappezziere), l'ente
locale cura l'affidamento dei richiedenti a professionisti locali in qualitaÁ
di apprendisti, assumendo i costi delle attrezzature indispensabili noncheÂ
di un equo compenso all'istruttore, relativamente al periodo di impegno».

5.0.3 Asciutti, Toniolli
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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'istruzione e la formazione professionale successive al periodo di
scuola obbligatoria, e finalizzate all'inserimento nel lavoro, rientrano nella
responsabilitaÁ e competenza delle regioni nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione. Le regioni curano la formazione professionale e l'avvio
al lavoro dei giovani attraverso l'istituzione diretta di corsi di qualifica-
zione, comprese le scuole d'arte ± a livello provinciale e comunale ± e
favorendo la creazione da parte degli enti locali, istituzioni e organizza-
zioni private, industrie e strutture lavorative interessate.

2. Gli Istituti professionali esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono assorbiti dagli omologhi Istituti tecnici assumendone
titolazione, programmi, sviluppo e qualitaÁ didattico-tecniche, previa riqua-
lificazione, mediante corsi specifici, dei docenti provenienti dagli Istituti
professionali, ove ritenuto necessario. Il riscontro di eventuali carenze di
specializzazione professionale puoÁ essere colmato istituendo nuovi indi-
rizzi di istituto tecnico. In relazione alla preparazione professionale, sia
successiva al periodo dell'obbligo, sia relativa alla frequenza di un per-
corso tecnico-professionale, eÁ data facoltaÁ ai singoli Istituti di inserire
nel quadro disciplinare, senza stravolgerne la valenza e l'efficacia essen-
ziale, nuove materie, secondo specifiche esigenze e richieste provenienti
dalle singole realtaÁ locali».

5.0.4 Asciutti, Toniolli

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nel rispetto rigoroso di quanto previsto negli articoli precedenti,
una commissione tecnica di docenti, presidi e ispettori con almeno venti
anni di onorato servizio, nominati dal Ministro della pubblica istruzione,
dopo essere stati selezionati a livello nazionale predispone i programmi
di insegnamento, la loro scansione annuale di massima, il numero di
ore di lezione settimanali per ogni singola disciplina in relazione ai diversi
percorsi e secondo le diverse finalitaÁ formative di ogni singolo triennio se-
condario superiore e i tipi di verifica da effettuare. Per problemi specifici,
la commissione potraÁ servirsi, di volta in volta, di studiosi e tecnici spe-
cializzati di settore, convocati appositamente come consulenti. I pro-
grammi sono formulati in modo sintetico, essenziale, ben coordinato
con quanto giaÁ studiato nelle fasi precedenti del medesimo orientamento.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione si ispira a cri-
teri di continuitaÁ con la tradizione culturale italiana, senza peraltro esclu-
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dere elementi innovativi determinati dall'evoluzione dei saperi, dalla na-
scita di nuove discipline e, per quel che concerne i percorsi tecnico-pro-
fessionale ed artistico, dalle esigenze sociali e del territorio».

5.0.5 Asciutti, Toniolli

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. La retribuzione dei docenti oltre che alla dignitaÁ della funzione,
deve essere commisurata anche al riconoscimento della maggiore profes-
sionalitaÁ, del maggior carico di responsabilitaÁ educativa e dei maggiori
oneri di aggiornamento che la funzione comporta a seconda dei diversi
gradi scolastici. Nel quadro dell'integrazione europea essa non deve essere
comunque inferiore a quella media dei docenti pari grado dei paesi
dell'Unione europea».

5.0.6 Asciutti, Toniolli

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. 1. Al ruolo direttivo (con qualifica dirigenziale), si ac-
cede esclusivamente tramite concorsi pubblici per titoli ed esami che de-
vono prevedere prove adeguate di accertamento della professionalitaÁ. Pos-
sono accedere a tali concorsi solo docenti con un'anzianitaÁ nei ruoli di al-
meno sette anni e con due anni di tirocinio nella funzione di vicario (vi-
cepreside).

2. La funzione vicariale non eÁ elettiva ma anch'essa concorsuale, a
livello regionale. Possono accedervi i docenti con non meno di cinque
anni di insegnamento.

3. Il sistema di reclutamento tramite concorso tende a garantire la se-
lezione del personale piuÁ qualificato e idoneo alla mansione da ricoprire. I
ruoli dei presidi sono diversificati e non intercambiabili, in relazione ai
vari gradi dell'istruzione e, all'interno della secondaria di secondo grado,
in rapporto alla specificitaÁ dei vari percorsi al fine di garantire il massimo
livello di professionalitaÁ e una direzione idonea a perseguire le finalitaÁ
particolari del tipo di studi scelto dall'alunno.

4. La retribuzione del personale direttivo deve essere equiparata a
quella dirigenziale di altre amministrazioni dello Stato; essa eÁ rapportata
comunque a quella prevista nei paesi dell'Unione europea per la mede-
sima funzione.

5. Il Preside eÁ il rappresentante legale oltre che il massimo responsa-
bile dell'istituto scolastico. Presiede ogni organismo interno alla sua
scuola. Sceglie i propri collaboratori secondo le esigenze dell'istituto,
nel numero previsto dalla normativa.
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6. Il Preside puoÁ essere trasferito con provvedimento disciplinare o
licenziato per inettitudine o abuso d'ufficio dopo due procedimenti ispet-
tivo-amministrativi o dopo una sentenza penale. In casi di particolare gra-
vitaÁ e urgenza puoÁ essere sospeso dal servizio con provvedimento del
Provveditore agli studi motivato per iscritto e sul quale deve pronunciarsi
il Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni, pena l'invaliditaÁ
del provvedimento».

5.0.10 Asciutti, Toniolli
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

EÁ stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei sena-
tori:

Maceratini, MagnalboÁ e Bonatesta. ± «Disposizioni per il riconosci-
mento dei diritti della persona anziana» (4448).

Disegni di legge, nuova assegnazione

I disegni di legge: GermanaÁ ed altri. ± «Disposizioni sulla cancella-
zione dei protesti cambiari» (233); Pedrizzi e Monteleone. ± «Modifiche
ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari»
(647) e Pedrizzi ed altri. ± «Disposizioni in materia di riabilitazione dei
debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabili-
tazione dei protestati. Modifica dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996,
n. 108» (2189), giaÁ deferiti in sede referente alla 2ã Commissione perma-
nente (Giustizia) ± su richiesta della Commissione stessa ± sono trasferiti
in sede deliberante per connessione con il disegno di legge n. 4151.

Interrogazioni

PROVERA, PERUZZOTTI. ± Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione ci-
vile. ± Premesso:

che nell'ambito della missione Arcobaleno sono stati finanziati
progetti di cooperazione da realizzarsi in territorio albanese ad opera di
organizzazioni non governative (ONG) italiane,

si chiede di conoscere:

quanti siano in dettaglio i progetti finanziati, quale sia il titolo di
ciascun progetto e l'importo relativo;

in quali localitaÁ del territorio albanese tali progetti avrebbero do-
vuto essere realizzati;

quali siano le date di attribuzione alle relative ONG dei progetti di
cooperazione sopracitati e le date di erogazione dei fondi;

l'elenco delle ONG alle quali i relativi progetti sono stati afffidati,
quanti di questi progetti siano stati completati, quanti non lo siano ancora
ed eventualmente quali ostacoli sussistano per il loro completamento.

(3-03402)

MORO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile. ± Premesso:

che il comune di Tolmezzo (Udine) ha in corso il contratto per
l'affitto dell'immobile adibito a caserma dei carabinieri in scadenza il
31 marzo 2004;
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che per effetto degli aggiornamenti ISTAT l'ammontare della loca-
zione eÁ di lire 32.359.730 per il 1998 e di lire 32.699.500 per il 1999;

che dall'1 aprile 1993 al 31 marzo 1998 non sono stati corrisposti
gli importi risultanti dall'adeguamento ISTAT;

che per effetto dei punti precedenti il credito maturato dal comune
di Tolmezzo ammonta a complessive lire 78.761.250;

che il comune di Tolmezzo dall'11 dicembre 1997 ha in corso un
contratto di locazione in comodato gratuito dell'immobile destinato ad al-
loggi di servizio della Compagnia carabinieri di Tolmezzo con durata sino
al giorno antecedente a quello del decreto di approvazione del contratto di
locazione definitivo;

che, nonostante i ripetuti solleciti, non si eÁ addivenuti alla emis-
sione del decreto di approvazione per cui l'immobile eÁ utilizzato da oltre
due anni senza la corresponsione di alcun canone di affitto e con l'obbligo
della manutenzione;

che, ancora, la stessa amministrazione comunale attende l'emis-
sione di un ulteriore decreto di approvazione del contratto di locazione de-
gli uffici utilizzati dalla polizia stradale il cui importo eÁ di lire 13.300.000
annue,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione sovrae-
sposta;

se non ritenga di dare immediate disposizioni affincheÂ al comune
di Toimezzo vengano corrisposti gli importi dei canoni di locazione sca-
duti noncheÂ gli importi degli aggiornamenti;

quali siano i motivi per cui non vengano emessi i decreti di appro-
vazione dei contratti definitivi in modo da regolarizzare le posizioni e per
fare in modo che il comune di Tolmezzo possa contare sulle entrate dei
canoni di locazione e non solo intervenire con fondi propri per le manu-
tenzioni di un immobile che attualmente non eÁ nella sua disponibilitaÁ.

(3-03403)

MORO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che il Dipartimento del territorio ± ufficio del territorio di Udine
con comunicazione emessa in data 13 gennaio 2000 ha trasmesso al co-
mune di Paluzza (Udine) la conclusione delle operazioni previste dal
piano straordinario recupero arretrato con l'indicazione della relativa ren-
dita catastale delle unitaÁ immobiliari;

che nell'avviso si avverte che oltre alla pubblicazione del manife-
sto « nessuna altra formalitaÁ di notifica verraÁ effettuata nei confronti dei
possessori interessati» e cioÁ in contrasto con il contenuto del comma 11
dell'articolo 30 della legge n. 488 del 1999, in cui eÁ prevista la necessitaÁ
della notifica alle persone interessate;

che, come giaÁ piuÁ volte contestato, la procedura adottata non ap-
pare idonea a garantire l'effettiva conoscenza da parte degli interessati,
impedendo di fatto l'esercizio dei diritti dei contribuenti a proporre ricorso
nei termini fissati;
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che i tabulati trasmessi, oltre ad essere di difficile comprensione
per la stragrande maggioranza dei cittadini, contengono una serie infinita
di imprecisioni e di errori tali che molti comuni hanno inteso protestare
con l'invio di lettere al Dipartimento del territorio per segnalare le diffi-
coltaÁ che la procedura adottata comporta per le amministrazioni interessate
e per la pratica impossibilitaÁ di dar corso alle procedure nei termini fissati;

che, a titolo di esempio, sempre nel comune di Paluzza il signor
Aldo Puntel compare in due partite diverse per effetto di un errore nella
data di nascita ma cioÁ che ha colpito eÁ che alla partita 1000059 sia stata
classata una unitaÁ immobiliare (una casa di abitazione A/3 classe 2ã) co-
stituita da ben 918,0 vani cui corrisponde una rendita catastale di lire
67.105.800 e quindi un valore ai fini delle imposte di lire 6.710.580.000;

che la conseguenza in termini di tasse da pagare, per il solo 1999,
ai soli fini ICI, eÁ di lire 35.031.000 (a Paluzza l'aliquota eÁ del 5.0 per
mille) tenendo naturalmente conto della riduzione delle 200.000 per la
prima casa e se si considera l'intero periodo di vigenza dell'imposta
(dal 1993 al 1999) la somma eÁ di lire 238.585.000 per non aggiungere
le immancabili sanzioni, gli interessi, eccetera;

che per comprendere l'ordine di grandezza dell'errore l'edificio eÁ
posto nella frazione di Cleulis che conta all'incirca 550 abitanti e che
nei tempi migliori esistevano non piuÁ di 200 «fuochi» (famiglie);

che tali assurditaÁ sono la conseguenza di un lavoro svolto in forma
frettolosa e senza i dovuti riscontri in quanto probabilmente i termini di
scadenza del piano di recupero straordinario non hanno permesso di svol-
gere il lavoro di controllo che in questi casi era quanto mai necessario,
anche in considerazione delle procedure adottate;

che gli uffici periferici si trovano molto spesso nelle condizioni di
dover operare solo per correggere i dati che provengono dalla SOGEI a
causa:

di errate intestazioni;

di aggiornamento delle «intestazioni parziali» cosõÁ definite dalla
stessa SOGEI a seguito della meccanizzazione delle volture in
cui viene variata solo la ditta interessata dalla nota con l'annul-
lamento delle intestazioni precedenti e delle quali non si trova
piuÁ traccia se non ricorrendo ad una visura «ampliata»;

di attribuzione di quote non rispondenti ai titoli;

che le amministrazioni comunali si sono viste recapitare negli ul-
timi giorni dell'anno i tabulati in previsione che a far data dall'1ë gennaio
2000 non era piuÁ possibile utilizzare lo strumento semplificato per la no-
tifica che qui si contesta;

che pertanto i tabulati contengono errori di ogni genere: dalla man-
cata indicazione degli indirizzi dei comproprietari, dalla mancata indica-
zione delle quote di comproprietaÁ, dai riferimenti toponomastici, dalla pre-
senza di persone ancora intestatarie bencheÂ decedute e per le quali esi-
stono le domande di voltura, eccetera;

che la SOGEI per dimostrare la sua operativitaÁ nel recupero del-
l'arretrato, in molti casi, ha «fatto pulizia» convalidando intestazioni per
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le quali gli uffici periferici avevano evidenziato delle irregolaritaÁ, con la
conseguenza che non eÁ piuÁ possibile risalire ai casi che dovevano essere
oggetto di ulteriore verifica;

che conoscendo la professionalitaÁ degli uffici periferici, ed in
modo particolare quelli del dipartimento di Udine, non puoÁ essere loro
ascritta alcuna responsabilitaÁ al riguardo, avendo essi semplicemente
adempiuto ad un preciso ordine di inviare alle amministrazioni comunali
i tabulati cosõÁ come elaborati al solo scopo di evitare le procedure di no-
tifica entro la data del 31 dicembre 1999,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia il caso di sospendere immediatamente le procedure po-
ste in essere per procedere, invece, alla normali notifiche per la cono-
scenza delle rendite catastali ai diretti interessati cosõÁ come previsto dalla
legge finanziaria per il 2000;

se nel caso specifico del signor Aldo Puntel non si debba far ri-
corso all'istituto dell'autotutela annullando il classamento in atti e proce-
dendo alla rettifica d'ufficio;

se non ritenga il Ministro interrogato di dover porgere le scuse uf-
ficiali ad un cittadino che per colpa di un errore degli uffici si eÁ venuto a
trovare, suo malgrado, al centro di commenti e strane congetture;

quali sarebbero stati gli effetti per quel contribuente nel caso in
cui, dopo la scadenza dei termini, non ci si fosse accorti dell'errore e per-
tanto il classamento fosse divenuto definitivo;

se non si debbano acquisire dagli uffici periferici le informazioni
sulle conseguenze derivanti dalle azioni poste in essere dalla SOGEI in
occasione delle procedure connesse con il recupero dell'arretrato;

se per il recupero dell'arretrato alla SOGEI sia dovuto un com-
penso per ogni pratica e, in caso affermativo, quante siano le pratiche
«evase».

(3-03404)

LARIZZA, MIGONE, TAPPARO. ± Al Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato. ± Premesso:

che l'annuncio di 700 esuberi e della cassa integrazione per mi-
gliaia di lavoratori alla FIAT Meccanica di Mirafiori desta molte preoccu-
pazioni tra i lavoratori e nell'opinione pubblica torinese;

che il processo produttivo dello stabilimento in questione ha subito
negli anni una consistente innovazione sia nella produzione dei motori che
dei cambi;

che anche per lo stabilimento automobilistico della FIAT Rivalta
fatti e notizie suscitano da tempo forti preoccupazioni sulla certezza del
suo futuro produttivo;

che questi fatti specifici si collocano, a causa della debolezza del
settore auto, in un quadro di incertezza che potrebbe coinvolgere l'intero
gruppo FIAT anche se negli ultimi anni non sono mancati risultati positivi
per alcuni settori;
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che il settore dell'auto, circa il 50 per cento del fatturato del
gruppo FIAT, daÁ segni di continuo indebolimento sui mercati mondiali
e in particolare su quello europeo che nel 1999 si eÁ attestato al 9,6 per
cento contro il 10,9 del 1998, collocandosi cosõÁ al settimo posto;

che altrettanto significativo eÁ l'arretramento sul mercato italiano
dell'auto che ha visto i marchi FIAT attestarsi a fine 1999 al 35,7 per
cento a fronte del 39,3 dell'anno precedente;

che nonostante le previsioni ottimistiche per la «nuova Punto» ri-
mane un quadro d'incertezza che per i prossimi anni potrebbe aggravarsi,
anche per effetto di una maggiore e aggressiva concorrenza soprattutto di
coreani e giapponesi;

che secondo notizie di stampa sempre piuÁ insistenti e suffragate da
pareri di autorevoli commentatori la FIAT auto sarebbe alla ricerca di un
alleato (forse la Daimler-Chrysler), di un socio, di un compratore o co-
munque di una soluzione in grado di rafforzare la presenza sulle diverse
fasce del mercato e in particolare nei segmenti medio-alti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti specifici inerenti gli stabi-
limenti automobilistici dell'area torinese e delle ipotesi che vanno matu-
rando per l'assetto del settore auto e dell'intero gruppo FIAT;

quali iniziative intenda assumere il Governo per garantire la conti-
nuitaÁ produttiva e i livelli occupazionali negli stabilimenti della Meccanica
Mirafiori e di Rivalta;

quali misure si intenda predisporre per facilitare accordi capaci di
garantire una solida base produttiva e la continuitaÁ del ruolo strategico del
settore auto in Italia.

(3-03405)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei Ministri. ± Premesso:

che eÁ superfluo ripercorrere le tappe che hanno condotto allo
smembramento prima, alla devastazione poi, dello straordinario patrimo-
nio professionale e umano della societaÁ Belleli;

che eÁ superfluo pure rilevare come le reiterate richieste di chia-
rezza circa le responsabilitaÁ aziendali, sindacali, politiche ed istituzionali
non hanno prodotto al momento alcun risultato, probabilmente a causa
di «coperture» inconfessabili che continuano a preservare la vecchia pro-
prietaÁ da azioni sanzionatorie sia sotto il profilo civile che penale, e con
essa gli ultimi responsabili degli iter penalizzanti a cui l'azienda eÁ stata
sottoposta;

che non eÁ superfluo peroÁ, nel momento in cui continua a chiedersi
chiarezza sull'intera vicenda, indirizzare l'attenzione verso due questioni
fondamentali:

nell'immediato, la puntuale corresponsione ai dipendenti
Belleli della cassa integrazione che, sbandierata ai quattro venti
da cinici soggetti politici come una grande conquista, non rap-
presenta invece che un minimo momento risarcitorio dei danni

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 104 ±

760ã Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2000Assemblea - Allegato B



incalcolabili che circa 2.000 famiglie hanno ingiustamente su-
bito;

l'individuazione puntuale del futuro dell'azienda e dei
circa 2.000 lavoratori, i quali non possono continuare ad essere
sottoposti ad uno stillicidio che dura ormai dal lontano 1993,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi per i quali la corresponsione della cassa inte-
grazione ai dipendenti Belleli si sia scontrata con notevoli ritardi sõÁ da de-
terminare una clamorosa azione di protesta da parte di due operai Belleli,
Pietro D'Amato e Giuseppe Moscato, che, saliti sulla torre faro, hanno mi-
nacciato il suicidio ove la ormai drammatica situazione non trovasse tem-
pestivamente soluzione adeguata;

quali azioni si intenda assumere nei confronti dell'INPS al fine di
evitare il ripetersi di simili situazioni;

se non ritenga, il Presidente del Consiglio, di dover avocare a seÂ
l'intera questione, dopo i risultati fallimentari dei Ministri dell'industria
e del lavoro, in maniera da chiarire in quale direzione dovraÁ muoversi
quel che rimane dell'azienda, quale il ruolo di ABB, Halter Marine e
Itainvest, quali i settori strategici verso cui indirizzare la ripresa, quale
la eventuale collocazione per il personale dipendente:

si chiede, infine, di conoscere se risultino responsabilitaÁ civili e pe-
nali legate alla sostanziale distruzione di una realtaÁ che fino a poco tempo
fa ancora costituiva un modello anche in campo internazionale.

(3-03406)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI ORIO. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che le principali strade di collegamento tra i centri maggiori e mi-
nori della Marsica, di competenza provinciale, si presentano in uno stato
di obsolescenza e abbandono, in assenza di regolari interventi di manuten-
zione e modernizzazione da parte dell'ente gestore;

che numerosi incidenti, anche mortali, si verificano con impressio-
nante regolaritaÁ lungo tali tratte, specialmente durante la stagione inver-
nale, caratterizzata da frequenti gelate e presenza di nebbia in banchi,
che rendono particolarmente rischiosa la guida;

che in data 31 gennaio 2000 si eÁ verificato l'ennesimo gravissimo
incidente, con un maxi-tamponamento di circa 20 auto e il coinvolgimento
di numerose persone, tra cui molti bambini che si recavano a scuola;

considerato:

che la manutenzione ordinaria, e interventi strutturali su fondo e
banchine, noncheÁ l'ammodernamento della segnaletica, in particolare di
quella sperimentale antinebbia, potrebbero ridurre significativamente i ri-
schi per gli utenti;
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che tali interventi potrebbero rientrare ampiamente nelle compe-
tenze di bilancio e di intervento dell'ente gestore,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano:

verificare se tutti i necessari atti di intervento di manutenzione or-
dinaria sulle tratte stradali in questione siano stati messi in essere dall'ente
gestore;

considerare la necessitaÁ di provvedere con interventi straordinari
all'ammondernamento delle tratte stradali a maggior rischio nell'area della
Marsica.

(4-17980)

VERALDI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo:

che il decreto ministeriale 10 febbraio 1981 (pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale 27 giugno 1981, n. 175) recante: «Approvazione del nuovo
testo della concessione speciale III relativa ai viaggi dei ciechi e dei loro
accompagnatori» prevede attualmente tariffe agevolate pari al 50 per cento
se il viaggio avviene con la contemporanea presenza del non vedente e del
suo accompagnatore e del 27 per cento se il cieco o l'accompagnatore
viaggiano da soli;

che nulla eÁ previsto a livello legislativo per il trasporto aereo men-
tre l'unica agevolazione al riguardo esistente eÁ quella nascente da una
convenzione del 20 dicembre 1972, tra l'Alitalia e l'Unione italiana ciechi
(non risulta stipulata con altre organizzazioni rappresentative dei non ve-
denti), che prevede una riduzione del 30 per cento per i ciechi ed i loro
accompagnatori;

attesa la rilevanza sociale che deve riconoscersi ad ogni iniziativa
diretta a tutelare e favorire al meglio la categoria dei disabili,

si chiede di sapere se non si ritenga indispensabile e non rinviabile
l'attivazione di un provvedimento diretto a:

rivedere l'attuale tariffa agevolata applicata in forza del citato de-
creto ministeriale 10 febbraio 1981 in favore dei ciechi e dei loro accom-
pagnatori, prevedendo per il non vedente la completa gratuitaÁ dei viaggi
sulle Ferrovie dello Stato e, nel caso di viaggi finalizzati per visite medi-
che, esami clinici o interventi operatori, anche per l'accompagnatore;

ampliare tali agevolazioni al trasporto aereo in considerazione
dello sviluppo che tale vettore ha ormai assunto nel contesto del vivere
quotidiano e della necessitaÁ, sempre piuÁ cogente, di usufruire di rapidi col-
legamenti specie per le categorie dei disabili.

(4-17981)

MORO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che con la pubblicazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, re-
cante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria per il 2000)» sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 decorrono alcuni ter-
mini legati alla sua entrata in vigore ed in modo particolare agli adempi-
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menti connessi con quanto previsto all'articolo 12, comma 4, riguardanti
le provvidenze per la riduzione dei costi di riscaldamento;

che si stabilisce, infatti, che le riduzioni avranno effetto dalla data
di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448;

che la previsione contenuta al punto 4 della lettera c), ultimo pe-
riodo, cosõÁ come sostituito dalla legge finanziaria n. 488 per il 2000, ri-
guarda l'estensione delle provvidenze alle frazioni dei comuni non meta-
nizzate di fascia climatica «E» escluse dall'elenco redatto dal Ministro
delle finanze e da individuarsi annualmente con delibera di consiglio degli
enti locali interessati e che dovranno essere comunicate al Ministero delle
finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato en-
tro il 30 settembre di ogni anno;

che l'Unione europea ha giaÁ confermato per tutto il 2000 il proprio
nulla-osta con decisione del 17 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale delle
ComunitaÁ del 23 dicembre 1999, n. serie L331) sulle norme agevolative;

che pertanto le provvidenze contenute nei punti 1), 2), 3) e anche
nella prima parte del punto 4) del citato comma 4 possono avere imme-
diata efficacia con l'emissione del primo dei decreti,

si chiede di sapere:

quanto tempo si debba attendere affincheÂ venga emesso il decreto
di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non
essendoci impedimenti che ne possano ritardare la pubblicazione ed
avendo a disposizione tutti gli elementi e le autorizzazioni necessarie com-
prese quelle comunitarie;

se, per il 2000, l'importo della riduzione possa essere fissato in mi-
sura maggiore delle 200 lire al litro fissate con il decreto del 1999, tenuto
conto degli aumenti intervenuti nel frattempo;

se ci siano altri elementi che ostacolino anche l'introduzione della
modifica contenuta nella legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 39,
comma 1 (ribadita con la sostituzione della lettera c) del comma 10 del-
l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 di cui all'articolo 12, comma 4,
lettera c) della legge n. 488 del 1999) che permette di compensare i mag-
giori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata (car-

bon tax) noncheÂ di consentire una riduzione del costo del gasolio da ri-
scaldamento nella misura che saraÁ indicata per il 2000.

(4-17982)

BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA. ± Al Presidente del Consiglio dei

ministri e al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che negli anni '80 i fratelli Fusillo individuarono la Bioimpianti,
piccola societaÁ che operava a Noci in provincia di Bari, costruendo limi-
tati impianti di depurazione a servizio di imprese e piccole industrie, e la
acquistarono rastrellando quote di tale societaÁ che versava in difficoltaÁ
economiche;
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che prima che i Fusillo diventassero soci di maggioranza della
Bioimpianti questa aveva concorso quale impresa minore e in misura ade-
guata alle proprie potenzialitaÁ ad una gara bandita dall'Acquedotto pu-
gliese per la concessione del servizio di gestione di impianti di depura-
zione nella provincia di Foggia,

si chiede di sapere se sia vero:

che in considerazione delle sue capacitaÁ tecnico-organizzative fu
affidata alla Bioimpianti la gestione di alcuni piccoli impianti di tale pro-
vincia tra i quali quello di maggiore consistenza era l'impianto a servizio
dell'abitato di Cerignola;

che quando la Fimco assunse il controllo della Bioimpianti si pro-
cedette immediatamente a sostituire con persone di fiducia l'organico dei
tecnici che fino a quel momento si era occupato dell'attivitaÁ di gestione;

che in particolare si affidoÁ l'incarico della direzione del servizio
all'ingegner Nicola Lamanna, che pare avesse non notevole esperienza
in tale attivitaÁ;

che la Fiusis si attivoÁ poi successivamente presso i servizi dell'ente
per acquisire quelle benevolenze che potessero agevolare la rapida occu-
pazione di ogni spazio possibile;

che risale a quel periodo il contratto di consulenza o la assunzione
alle dipendenze della Fiusis ± cosõÁ era stata ribattezzata la Bioimpianti ±
della figlia del dirigente dell'acquedotto pugliese responsabile del settore
depurazione, lo stesso che si sarebbe occupato dell'allestimento delle pro-
cedure di gara relative all'affidamento in gestione degli impianti alla sca-
denza dei contratti in essere;

che nelle ultime gare per l'affidamento del servizio di gestione,
espletate nei primi mesi dell'anno 1998, la Fiusis, che nel frattempo ve-
deva l'ingegner Lamanna operare quale sub-commissario dell'acquedotto
pugliese con specifica funzione di coordinamento delle attivitaÁ di gestione,
si aggiudicava oltre il 40 per cento di tutti gli impianti ricadenti nella re-
gione Puglia, alcuni dei quali dotati di tecnologie assolutamente complesse
che avrebbero meritato l'affidamento ad impresa dotata di adeguata espe-
rienza;

che tanto si eÁ reso possibile in quanto i requisiti di partecipazione
alla gara, approntati dai tecnici di settore dell'acquedotto pugliese, erano
evidentemente inadeguati rispetto alle attivitaÁ che si andavano assegnando;

che le conseguenze negative di tale improprietaÁ di scelta non
hanno tardato a manifestarsi in quanto la Fimco ebbe subito a dimostrare
di non essere in grado di mettere in opera le migliorie ai processi di de-
purazione da essa stessa proposte;

che infatti tali migliorie, se cosõÁ possono definirsi considerato che
sono state contestate perfino dagli stessi servizi dell'ente, sono state com-
pletate ben oltre i tre mesi previsti a far tempo dalla consegna degli im-
pianti;

che nel frattempo molti degli impianti affidati in gestione a tale so-
cietaÁ non effettuavano alcun trattamento scaricando liquami bruti nei ricet-
tori finali;
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che la assoluta imperizia nella conduzione di impianti complessi ha
provocato (episodio di cui non si conoscono precedenti nella storia della
gestione di impianti) addirittura la esplosione del digestore di una impor-
tante stazione di trattamento (ad Andria) a seguito di una manovra azzar-
data che solo per miracolosa circostanza non ha avuto conseguenze sulla
vita degli operatori;

che di tale episodio eÁ stata interessata la procura della Repubblica
competente che ha sottoposto a sequestro penale l'impianto di Andria, cui
apparteneva l'opera esplosa;

che peroÁ, dopo un breve periodo durante il quale la gestione del-
l'opera veniva affidata ad altra impresa quale custode giudiziario, con
provvedimento assolutamente atipico l'autoritaÁ inquirente dissequestrava
l'impianto riaffidandolo all'impresa Fimco dietro l'impegno di quest'ul-
tima di riportare le opere al loro originario stato, come se nulla quindi
fosse accaduto, stendendosi cosõÁ un velo pietoso sull'irreparabile danno
ambientale nel frattempo prodottosi e senza assumere alcuna cautela per
evitare che ulteriori danni alla incolumitaÁ delle persone, alla salute pub-
blica ed alla integritaÁ delle opere pubbliche potessero in futuro verificarsi;

che l'ente autonomo acquedotto pugliese voleva rescindere i rap-
porti, ma dopo il dissequestro tale decisione rientroÁ in tutta fretta;

che sulla base delle premesse innanzi riassunte l'impresa Fimco,
che nella sua storia avraÁ costruito al massimo una decina di impianti di
depurazione di modestissime dimensioni, si attesta oggi come una delle
maggiori imprese nella gestione di impianti di depurazione a servizio di
interi ambiti territoriali.

Si chiede inoltre di sapere:

se ± ove risulti positivo il doveroso riscontro sui fatti in premessa ±
sia proprio in virtuÁ di tali precedenti che un parlamentare eÁ stato nominato
Sottosegretario al Ministero dell'ambiente;

se anche il Presidente del Consiglio ritenga che solo in virtuÁ degli
errori si acquisti esperienza e se tra gli errori possano annoverarsi compor-
tamenti che potrebbero apparire illeciti.

(4-17983)

MORO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. ± Premesso:

che con lettera del 24 dicembre 1999, prot. P. T./2624/6.911 (222),
la regione autonoma Friuli Venezia Giulia ± Direzione della pianificazione
territoriale ha fornito il riscontro all'esposto relativo ad interventi in zone
E1 ed E3 in comune di Cercivento;

che il contenuto della lettera eÁ il seguente: «Con l'esposto indicato
in oggetto, Legambiente lamenta la realizzazione di opere edilizie in area
di vincolo paesaggistico ambientale, classificate dal vigente programma di
fabbricazione come zone E1 ed E3 nelle quali gli interventi ammessi ri-
chiedono l'approvazione di un piano particolareggiato o di un piano di lot-
tizzazione, attualmente inesistente. Per quanto attiene a tale profilo della
questione, il comune di Cercivento con nota in data 23 marzo 1999 ha il-
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lustrato che il requisito dei piani particolareggiati o di lottizzazione trova

il proprio fondamento nell'esigenza di porre a carico del concessionario le
spese di urbanizzazione. Nel caso di specie, in assenza di opere di urba-
nizzazione comunali non si eÁ reputato opportuno far precedere il rilascio

dei titoli autorizzativi dall'adozione di un apposito piano particolareggiato,
al quale si potrebbe addivenire in futuro qualora se ne ravvivasse la neces-
sitaÁ. Orbene, la scrivente Direzione non ritiene di condividere tale assunto

in ragione del fatto che la normativa di attuazione dettata dal vigente stru-
mento urbanistico prescrive espressamente, per gli interventi ammessi
nelle zone omogenee E1, E2, E3, l'adozione di uno strumento attuativo,

precludendo gli interventi diretti. Si ribadiscono, pertanto, le considera-
zioni esposte a riscontro del quesito formulato dal comune di Cercivento
in data 11 ottobre 1999 con il quale si chiedevano chiarimenti proprio in

ordine agli articoli 24 e seguenti delle norme tecniche di attuazione del
vigente programma di fabbricazione. In particolare, preme evidenziare
che il peculiare rilievo ambientale di tali aree implica una particolare tu-

tela dei siti ed impone un'interpretazione particolarmente restrittiva della
disposizione del piano. Posto, dunque, che le N.T.A. del vigente pro-
gramma di fabbricazione prescrivono l'adozione di appositi strumenti at-

tuativi in relazione alla particolare natura dell'area, le stesse sono da rite-
nersi vincolanti con la conseguenza che gli interventi edilizi avrebbero do-
vuto essere preceduti dall'adozione di un piano particolareggiato o di lot-

tizzazione. Di non minore importanza appare, inoltre, la necessitaÁ di ri-
spettare rigorosamente le prescrizioni anche per quanto attiene al tipo
d'interventi ammessi in tali aree che devono essere destinati a soddisfare

esigenze primarie senza comportare alcuna alterazione al delicato equili-
brio idrogeologico e naturale esistente. A tale riguardo, si ricorda che la
classificazione delle strutture come rifugi e bivacchi si ricava dagli articoli

19 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1997 che pone puntuali limiti
alla loro qualificazione in ragione dell'uso cui sono destinati e delle esi-
genze che sono volti a soddisfare. In conclusione si ritiene che gli inter-

venti siano stati realizzati sulla base di un provvedimento che potrebbe es-
sere dichiarato illegittimo in quanto non conforme alla normativa di piano
vigente, con la conseguenza che nessuna sanzione potraÁ gravare sui privati

concessionari ai quali eÁ stato rilasciato il prescritto titolo, la cui validitaÁ
potrebbe essere inficiata da una sentenza con la quale il giudice ammini-
strativo riconosca l'illegittimitaÁ del provvedimento e la non sanabilitaÁ de-

gli interventi eseguiti. A tale proposito giova ricordare l'obbligo della pub-
blica amministrazione di vagliare la possibilitaÁ di annullare gli atti illegit-
timamente emessi. La pubblica amministrazione, infatti, dispone del po-

tere di autoannullamento d'ufficio che si sostanzia nell'annullamento dei
propri atti tutte le volte che lo esiga l'interesse pubblico in presenza di
vizi di legittimitaÁ dell'anno stesso. L'annullamento eÁ un potere ammini-

strativo di secondo grado con il quale viene ritirato, con efficacia retroat-
tiva, ossia dalla data della sua emanazione, un atto amministrativo illegit-
timo per la presenza di vizi originari nell'atto medesimo. Il potere di an-

nullamento d'ufficio eÁ un potere generale della pubblica amministrazione
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e non occorre una espressa previsione di legge per il suo esercizio, fermo
restando che l'attivitaÁ dell'amministrazione deve essere comunque ispirata
al soddisfacimento di un interesse pubblico, quale risulta dalla compara-
zione tra l'interesse a far valere il vizio dell'atto ed ottenere il conse-
guente ripristino dello stato dei luoghi ed il diritto soggettivo dei privati
± che hanno ottenuto una regolare concessione edilizia sulla cui base
hanno edificato ± che verrebbe leso dal successivo annullamento. Distinti
saluti ± Il Direttore di servizio Dottoressa Serena Stulle Da Ros»,

si chiede di sapere:

se la lettera costituisca, da sola, denuncia di attivitaÁ illecita da
parte dell'amministrazione comunale;

quali conseguenze derivino dalla mancata attivitaÁ di autotutela in
pendenza dell'esposto per un atto emesso da una pubblica amministra-
zione;

se esistano da parte del Ministro in indirizzo, possibilitaÁ di inter-
vento al fine di garantire la legalitaÁ del caso sollevato.

(4-17984)

RUSSO SPENA. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile, del lavoro e della previdenza sociale, della sanitaÁ
e per la solidarietaÁ sociale. ± Premesso:

che nella provincia di Napoli oltre centomila sono le pratiche di
invaliditaÁ civile e sul lavoro giacenti all'esame dell'INPS;

che trascorrono quattro-cinque anni prima dell'accertamento dei re-
quisiti per la liquidazione delle competenze della pensione d'invaliditaÁ;

che l'INPS di Napoli, secondo fonti delle associazioni di categoria,
ha giacente presso i propri uffici quattromila-cinquemila libretti di pen-
sioni giaÁ pronti e che non vengono ancora recapitati ai legittimi destinatari
percheÂ devono essere «siglati» dai funzionari della prefettura di Napoli;

che l'INPS di Napoli ha previsto l'utilizzo di venticinque suoi ad-
detti per affrontare i contenziosi legali, mentre per le pratiche «normali»
sono utilizzati solo cinque addetti;

che si sta creando una situazione di emergenza sociale e di disin-
formazione non piuÁ sopportabile per i cittadini napoletani,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che si stia creando una forte discriminazione tra
gli invalidi a Napoli, tra chi puoÁ permettersi una assistenza legale per ve-
dersi riconosciuti i propri diritti e chi, invece, non puoÁ;

se non si intenda intervenire presso la sede di Napoli dell'INPS per
sollecitare un rafforzamento di organici del nucleo valutativo dei requisiti
per le pensioni di invaliditaÁ;

se non si ritenga di sollecitare la prefettura di Napoli affincheÁ ac-
celeri il rilascio dei cinquemila libretti giaÁ pronti e non ancora «siglati»
dai propri uffici;

se non si ritenga che a Napoli si stiano violando le piuÁ elementari
garanzie civili e, in particolar modo, quelle costituzionali che prevedono il
diritto all'assistenza;
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se non si intenda intervenire presso INPS, prefettura, ASL di Na-
poli e provincia per segnalare la necessitaÁ di una corretta informazione
sulle problematiche delle pensioni d'invaliditaÁ istituendo presso le sedi
territoriali INPS uno «sportello unico informativo» per gli assistiti.

(4-17985)

PACE, BEVILACQUA, MARRI, PEDRIZZI. ± Al Ministro dei tra-

sporti e della navigazione. ± Premesso:
che il 1ë gennaio 1998 la societaÁ Aeroporti di Roma cedeva la ge-

stione dei servizi di catering per le compagnie aeree alla societaÁ Ligabue
Air Catering;

che al tavolo di contrattazione ministeriale (composto dal Mini-
stero dei trasporti, Aeroporti di Roma, Ligabue Air Catering ed organizza-
zioni sindacali) la societaÁ aggiudicatrice si impegnava a mantenere in ser-
vizio tutti i dipendenti, a garantire lo stesso tipo di trattamento economico
e lo stesso contratto;

che, conseguentemente alla perdita di un contratto con la compa-
gnia aerea Thai, la Ligabue Air Catering ha provveduto alla messa in mo-
bilitaÁ dal 1ë febbraio 2000 di 58 lavoratori;

che piuÁ volte dal 1998 ad oggi i dipendenti della Ligabue Air Ca-
tering hanno sottolineato, ai vertici della societaÁ, di trovarsi sotto orga-
nico, tanto che in questo lasso di tempo sono state necessarie circa
4.000 ore di lavoro straordinario;

che l'ancora inattuato decreto legislativo 13 gennaio l999, n. 18,
prevede la realizzazione, noncheÁ la gestione, da parte della societaÁ Aero-
porti di Roma, di un impianto centralizzato per i servizi aeroportuali, che
consentirebbe l'aumento degli investimenti, una programmazione certa,
maggiori garanzie occupazionali e la realizzazione di economie di scala;

che la Camera dei deputati ha in parte accolto l'ordine del giorno
n. 9/5809/11 con il quale si impegna il Governo a convocare un tavolo
istituzionale che riunisca i rappresentanti degli enti locali, delle organizza-
zioni sindacali e delle aziende, al fine di sviluppare le opportune strategie
per lo sviluppo ed il rilancio delle aree aeroportuali, per il mantenimento e
l'eventuale incremento dei livelli occupazionali, a cominciare proprio
dalle realtaÁ piuÁ critiche come l'aeroporto di Fiumicino,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare per salvaguardare il posto

di lavoro dei 58 dipendenti della Ligabue Air Catering;
se non si ritenga opportuno dare rapida attuazione al decreto legi-

slativo 13 gennaio 1999 n. 18, particolarmente per quanto riguarda la rea-
lizzazione dell'impianto centralizzato di stoccaggio e lavaggio materiale
catering di Fiumicino;

se non si ritenga necessario convocare immediatamente il tavolo
istituzionale sulla ristrutturazione del sistema aeroportuale, cosõÁ come sol-
lecitato dalla Camera dei deputati.

(4-17986)
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