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PEDAGOGIA 

Un'opera «di rottura» 
di Carmela Metelli Di Lallo 

Radiografia 
del discorso 
pedagogico 

Aperto un nuovo importante 
settore d'indagine - Rousseau, 
Dewey, Pestalozzi e Makarenko 

Jean-Jacques Rousseau 

L' analisi del linguaggio 
non e una novita noppure 
per PItalia dove, come negli 
altri paesi in cui ha avulo 
origine e fortuna, ha intc-
ressato prima le scien/e ma-
tcmatiche ed empiriche e 
poi le discipline giuridiche e 
« umane », dando luogo ad 
un genere di filosofta da noi 
pressoche sconosciuta prima 
della seconda guerra mon-
diale. Nella pedagogia e in-
vece un fatto recentissimo, 
di cui il primo saggio italia-
no di grande estensione, ol-
tre che di profondo impegno, 
e un volume di Carmela Me
telli Di Lallo, gia nota per 
i suoi studi di pedagogia e 
psicopedagogia (Analisi del 
discorso pedugoqico, Padova, 
Marsilio, 1966, XIV + 713 pa-
gine, L. 4800). Di un'opera 
di tal mole non e facile trat* 
tare in una prcsentazione 
forzatamente breve, che si 
limitcra pertanto ad illustra
t e alcuni aspetti di metodo, 
rinunciando a scguire I'au-
trice nella parte ccntrale del 
suo lavoro: non perche essa 
non abbia valore, ma perche 
si deve soprattutto richia-
mare l'attcnzione sul modo 
come e impostato lo studio 
ed e aperto un nuovo settore 
d'indagine. Com'ella dice, ri-
ferendosi ad altri lavori stra-
nieri, « il fatto stesso di aver 
rimesso in questione, in ter
mini di analisi modcrna, un 
discorso che, come qucllo 
pedagogico, era rimasto di-
satteso. a confronto dell'esa-
me epistemologico da tempo 
destinato alia filosofia, alia 
psicologia, alia sociologia, e 
gia un contributo determi-
nante per ulteriori indagini. 
che potranno trarre da una 
metodologia di analisi piu 
articolata e produttiva csiti 
logicamente piu soddisfacen-
ti ». < Alio stato attuale del
la letteratura pedagogica », 
dice piu avanti, < il discorso 
sull'educazione deH'uomo e 
una specie di campione rap-
presentativo di tutti i lin-
guaggi, da quello strettamen-
te scientifico a quello comu-
ne, con ricorrenza di Iinguag-
gi parzialmente tecnicizzati, 
come quello filosofico, o ri-
spondenti a criteri particu
lar!, e questo e il caso della 
saggistica culturale e Iette-
raria di estrazione scicntifi-
ca >. Questo stato di mesco-
lanza e indeterminatezza lin-
guistica, che ogni studioso di 
pedagogia pud riscontrare se 
solo lo voglia, spiega perchd 
l'autrice abbia premesso ben 
103 pagine, non a caso sot-
toposte alia verifica di un 
epistemologo come Pasqui-
nelli, che si rifanno alle tec-
niche gia usate in altri cam-
pi, specialmente nelle scien-
ze empiriche dove, come si 
e detto, I'analisi ha dietro 
di se qualche decennio di 
esperienza. Non era Tunica 
strada possibile, ma era for-
se quella che dava maggio-
ri garanzie; l'autrice la ri-
percorre risalendo da una 
considerazionc di diversi pos-
sibili livelii linguistici (ter
mini osservativi cd enuncia-
ti osservativi; termini dispo-
sizionali, che designano uno 
stato degli oggetti caratte-
rizzato dalla disposizione a 
provocare reazioni; costrutti 
teorici, modclli, leggi, teo-
l i e ) , si soffcrma sul proble-
• 1 della matematizzazione 

nelle scienze del comporta-
mento, riprende la nota di-
stinzionc fra scicn/a e senso 
comunc, preteorico, per giun-
gere alia determinazione 
del tipo di analisi che ri-
tiene adatto al discorso sul-
1' educazione, che non e 
«quello "educativo", com-
prensivo di frasi rivolte ai 
raga/zi — a scuola e altrove 
— per "insegnare" qualche 
cosa, per ammonirli, o in-
coraggiarli, ece., cioe non il 
discorso insito nell'atto edu
cativo, bcnsl il discorso che 
tratta deU'atto educativo, ivi 
comprese le frasi di cui so-
pra ». II suo intento non e 
di dir male della pedagogia 
ma di chiarirne i significati, 
la possibile o reale scientifi-
cita, ed anche di rieonfer-
marc la legittimita dei suoi 
aspetti normativi • valutativi, 
per cui essa vale come dot-
trina pratica, ma senza sepa-
rarli dagli aspetti descrittivi-
esplicativi, per i quali e in 
essa possibile un discorso su-
scettibile di conferma o 
smentita, cioe avente signi-
flcato, qual e appunto il di
scorso scientifico. Kicupero 
dunquc della legittimita di 
un linguaggio pedagogico in 
cui si presentino valori, nor-
me e fini e accanto ad essi 
afTerma/ioni e ncgazioni fon-
date, in modo che la pedago
gia non si riduca a somiglia-
re ai « manifesti affissi dalla 
questura o dalle autorita mi-
litari occupanti un paese 
straniero » ne debba passare 
le consegne ad un certo nu-
mero di discipline per poi 
ritirarsi dalla scena. Questo 
e possibile a condizione che 
s' introduca una chiarezza 
sintattica e semantica ora 
spesso assenti, che in paro
le povere quando si parla di 
cducazione e di pedagogia si 
parli coerentemente e si 
sappia a che cosa ci si rife-
risce. 

C'e da chiedersi se al suo 
scopo avrebbe giovato mag-
giormente un lavoro piu bre
ve, una sorta di saggio in-
troduttivo csclusivamente 
metodologico, con un decor-
so serrato e stringente, sen
za interruzione nella conti
nuity dei nessi concettuali e 
proposizionali. II rischio era 
che non fosse compreso se 
non da pochissimi lettori 
abituati alle indagini Iingui-
stiche. Cosi invece introduce 
lungbissimi capitoli di anali
si in atto (abbastanza provo-
catori: Dewey vi appare, ad 
un certo punto, come un 
socialdemocratico yankee 
che ' mira ad un'America 
che si fa mondo » Pestaloz
zi come esempio di paterna-
lismo che vuol lasciare inal-
terate le stratificazioni so-
ciali e prediea la poverta 
come destino dei poveri, lo 
attivismo un < discorso di 
transizione » di cui e in at
to il superamento e tutt'al-
tro che immune da debolez-
ze linguistichc), ed d piu 
probabile che riesca a con-
vincere uno strato piu vasto 
di lettori. Inoltre 1'opera pu-
ramente metodologica pote-
va comportare il rischio di 
fcrmarsi ad una fase, come 
si dice, troppo metalinguisti-
ca, cioe a spiegare come si 
deve parlare del modo in cui 
si parla in pedagogia, in de-
finitiva a un discorso-sul-di-
scorso-sul-discorso. Qui inve
ce abbiamo la metodologia 
e la vera e propria analisi. 
Dalla quale emergono del 
resto notevoli e concrete 
preoccupazioni. per esempio 
quella sulla fame dei bam
bini di tanta parte del mon
do, e intenti chiaramente 
democratici, oltre al ricono-
scimento che c'e del valido 
in Pestalozzi, in Rousseau, in 
Dewey, in Makarenko. etc. 
Infine si deve dire che il 
passaggio dall'analisi al di
scorso sulle modalita tecni-
che della sua esccuzione e 
talvolta delincato con estre-
ma precisione, in modo da 
riuscire a vere e proprie le-
zioni di critica linguistica. 

Un'opera di rottura, se si 
vuole, che e augurabile ven-
ga Ietta con serieta, fosse 
pure per confutarla, e 
che favorisca il sorgere di 
una produzione pedagogica 
dedicata all'analisi. Questa, 
e vero, pu6 ridursi ad un 
gioco logico disimpegnato, 
ma anche condurre ad una 
chiarezza di linguaggio da 
cui potrehbe scaturire una 
maggior incisivita. 

Giorgio Bini 

S C U O L A 

Mentre centinaia di migliaia di bambini vengono respinti anche 
quest'anno dalle scuole materne pubbliche per mancanza di posti 

Si continuano a regalare 
miliardi agli asili confessionali 

Una immagine delle « notti blanche » che centinaia di genitorl sono costretti a sostenere in questi giorni per conquistare un posto a scuola per I loro figli 

La cura dell'obesita — Difficoltd e fallimenti — II « risultato utile» 

Chi si fcrmasse davanti al 
numero 21 della suggestiva 
Schaeffergasse di Vienna no-
terebbe che a varcarne la so-
glia sono frequenti i fipi di 
ogni eta e condizione sociale 
ma aventi in comune la sa-
goma di grassoni. Sarebbe poi 
facile a chiunque apprende-
re che costoro si recano da 
uno specialista (che in quel
lo stabile tiene le sue con-
sultazioni) per curarsi proprio 
Vobesita. 

La cosa non avrebbe nulla 
di strano se i pazienti in que
stione non si dichiarassero de-
lusi di altre cure tentate in-
vano, e nello stesso tempo 
soddisfatti o perfino entusia-
sti del nuovo trattamento. Vo-
gliamo vedere in che const-
ste la cura di cui si tratta, 
e perche riscuote tanto suc
cess? 11 nostro specialista e 
il dott. Humplik, e le sue idee 
sulla terapia dietetica dell'obe
sita, solo in apparenza stra-
raganti, meritano qualche at-
tenzione: dopo di che si re-
sta per lo meno colpiti da 
una certa loro innegabile ra-
gionevolezza. 

Partiamo da quello che i 
il metodo curativo classico, 
consacrato nei libri e in una 
pratica professionale di de-
cenni. Esso si fonda essen 
zialmente sid talme calorico 
dei cibi. cine sulla quantita 
di calorie che ciaseuno di essi 
produce, e questo punto ba-

silare va richiamato in breve 
nei suoi deitagli, perche e 
proprio qui che si inserisce 
la concezione innovatrice di 
cui parleremo. 

In sostanza noi siamo abi
tuati a curare gli obesi con 
regimi di fame, consentendo 
loro di assumere una quantita 
di cibo il cui apporto calo 
rico sia inferiore al fabbiso 
gno calorico del soggetto pre-
ventivamente calcolato; la di]-
ferenza in meno egli la pren-
dera per i suoi consumi ener-
getici dalle proprie riserve di 
grasso, le quali vengono cost 
quotidianamente a ridursi. 
Questo. in poche parole, il cri-
terio orientativo fondamenta-
le. per lo meno in teoria. 

In pratica perd la faccenda 
non e tanto semplice, perchi 
ci si urta contro la fame di 
tali individui. che spesso e 
irresistibile, ed a cui nei mag
gior numero dei casi essi non 
sanno sottrarsi. E' vero che 
si ricorre ad alcuni artifici 
o ad alcuni farmaci, ma a 
parte il fatto che U procedi-
mento se prolungato troppo 
non i del tutto innocuo, acca-
de spesso che Veventuale ri
sultato ottenuto fa presto a 
sparire se il soggetto a un 
dato momento abbandona far
maci e tabelle dietetiche per 
riprendere i suoi soliti pasti. 
vanificando oqni precedente 
sacrificio. 

Cid premesso. la novita del 

XV Premio Lissone di Pitturo 
E" bandito il XV Premio 

Lissone Internazionale di 
Pittura. Fedele alia fun-
zione culturale che ha ca-
ratterizzato le precedent 
edizioni e aperto a tutte le 
tendenze. il XV Premio 
Lissone si propone di pre-
sentare alcune espressioni 
particolarmente significati
ve deH'arte contemporanca 
italiana e straniera. 

Saranno ammesse a con-
correre al Premio le opere 
degli artisti sino a qua 
rant'anni di eta. invitati 
su segnalazione di critic! 
italiani e stranieri, appar-
tenenti alle seguenti na-
zioni: Austria, Belgio, Ce-

coslovacchia. Danimarca, 
Finlandia. Francia. Ger-
mania Occidentale, Inghfl-
terra. Ttalia. Yugoslavia. 
Norvegia, Olanda. Porto-
gallo. Polonia. Spagna, 
Svhaera. Svezia. U.R.S.S. 

n premio Lissone per il 
1967 e di L. 1.000 000 indi-
yisibile. La Giuria avra. 
inoltre. a disposizione una 
somma di L. 1 000 000 per 
altri premi acquisto. Tutti 
i premi resteranno di Pro 
prieta del Museo Civico. 

Le opere invitate al Con-
corso figureranno in una 
Mostra che verra allestita 
in Lissone presso il Centro 
del Mobile dal 15 ottobre 
al 12 novembre 1967. 

metodo di Humplik sta nei-
I'escludere il concetto tradi-
zionale di caloria valulata in 
modo teorico, quasi che Vor-
ganismo umano fosse un ca-
lorimetro, e nei prendere in
vece in considerazione il co-
sidetto risultato utile. Si trat
ta di riconoscere che di due 
cibi — aventi lo stesso valo 
re calorico — I'apporto effet-
tivo di calorie e diver so se-
condo la fattci digestiva che 
ciascuno di essi impone al-
I'organismo, vale a dire se-
condo il consumo energetico 
che comporta Vas^nrbimento 
e Vassimilazione dell'uno e 
dell'allro. 

Anzt c'e di piu: una diffe-
renza analoga e indtviduabi 
le per il medesimo cibo che 
sia cotto o confezionato tn 
manicra diversa. E cid perche 
un ruolo notevole nei consumo 
di energia avrebbe proprio 
Vapparato digerente, sia per 
la produzione dei succhi di-
gestivi, sia per le conlrazioni 
gastriche e intestinali, per 
cui mangiare un'arancia non 
i la stessa cosa che inge-
rime il succo: I'apporto calo
rico e sempre ugvale, ma nei 
primo caso vi e maggior con
sumo per il lavorio digestivo, 
e quindi il famoso < effetto 
utile y e minore. 

E' facile dedurre che in 
rece di affamare lobeso. an 
dando contro la sua natura e 
t suoi desideri. si pud ridur 
ne il peso proprio soddisfa 
cendone la tendenza isti.itiva. 

i facendolo mangiare a sazieta. 
soltanlo che bisogna dargh 
altmenti il cui apporto calo 
rico venga in misura sensj 
bile decurtato dal consumo di 
calorie indolto dalla digestio-
ne e assimilazione di detti 
alimenti. 

Se infatti si danno 5000 ca
lorie per la cui assunzione c'e 
un dispendio che. insieme con 
le altre esigenze organiche, 
tocca le 5500 calorie, le 500 
di differenza dovranno sor-
tire dai depositi di grasso. 
che pertanto si ridurranno 
pur con pasti abhondanti, e 
magari piii abbondanti del so-
lito. In tal modo si raggiunge 
lo scopo non solo di ottenere 
il peso ideale. ma di mante 
nerlo in via definitiva. dato 
che il soggetto non rimane 
vincolato a sacrifici alimen-
tori cui possa prima o poi 
passar sopra, bensi a delle 
scelte Qualitative cht non si 

oppongono al soddisfacimento 
anche dell'appetito piii robu-
sto. 

In pratica bisogna tener 
conto del fatto che il c risul
tato utile > varia con i diversi 
cibi. con la diversa confezio-
ne dello stesso cibo, e pure 
con i diversi soggetti. in quan-
to pud esservi una diqestione 
e una assimilazione piu o 
meno laboriosa. con la con-
segupnza di un maggiore o 
minore consumo energetico. 
Donde la necessitd di studiare 
preventivamente ogni indivi-
duo trattandolo per tre gior
ni con un pasto di prova. Sul
la base della riduzione di peso 
ottenuta nei periodo di prova 
ci si regolerd per il tratta 
mento dietetico vero e proprio, 
per fissare in quel singolo 
caso quanta si dovra dare dei 
cibi che provocano dispendio 
energetico notevole rispetto al 
loro apporto calorico. 

In breve, nei fissare il re
gime dietetico per la cura 
dell'obesita non si e finora fat
to caso a due aspetti del pro-
blema: 1) che I'organismo 
spende energia, e quindi ca 
lone, in qualunque sua atti-
vita, e quindi anche in quella 
digestiva e assimilativa: 2) che 
il consumo energetico neces 
sario alia trasformazione di 
taluni cibi, sommato agli al
tri normah consumi. pud su-
perare I'apporto calorico dei 
cibi stessi, con /'effelto utile 
di un bilancio negativo. Cioe 
in tal caso pur manqiando tn 
abbondanza quel che si per-
de e piu di quel che si intro 
duce, il che vuol dire che 
scegliendo gli alimenti adatti 
si pud far dimagrire senza 
dover imporre alcuna reslri-
zione quantitativa dei pasti. 

Gaetano Lisi 

Wilfred Burchett 

HANOI 
sotto le bombe 
Prefazione di Bertrand Russell 

Traduzlone dl Franco Bertone 
Nostro tempo, pp. 252, L. 1.200 

Un notevole contributo alia storfa con-
temporanea. un libro che verra letto e stu-
diato con ammirazlone per molte genera-
zioni (Bertrand Russell) 

5> Editori Riuniti 

Gli «strattagemmi» dc — La politica del 

centro - sinistra e I'involuzione del PSU 

Incerta I'approvazione della nuova legge 

FT lecito dubitarc cho ricllo 
attuale scorcio di legislatura 
il disegno di logf»e sull'istitu-
/ione della scuola matcrna 
"tatale. gin approvato dal S<*-
uato. sara accantonato alia 
Camera. E per due motivi In 
primo luogo perche pare che 
alcuni deputati socialisti. a 
differen7a dei compagni se-
natori. si opporrannn alia 
esclusione degli insegnanti 
maschi nella scuola per l*in-
fanzia: in sccondo luogo per 
che 1'ala destra della Demo 
cra7ia Cristiana. interprete 
degli intcressi delle scuole 
private confessionali e ie-
sponsabile deirinadempimcn-
to dej precisi impegni presi 
con i socialisti sin dal 1902, 
preferisce che di scuola ma
tcrna di Stato non si parli piu. 

Kppure |'ini7io del nuovo an
no scolastico ripresenta in 
tutta la loro immensa gravita 
le caren?e delle scuole per 
I'inramia. dalle quali, come 
negli anni scorsi, centinaia 
di migliaia di bambini sono 
respinti per insufflcienza di 
posti. Per questo riteniamo do-
veroso sottolineare che. se 6 
vero che tutto I'arco della 
scuola italiana si dibatte m 
una crisi che solo una corag-
giosa riforma democratica ri-
solvcrebbe. il settore della 
cducazione dei bimbi dai tre 
ai sei anni e il piu deprcsso 
e scombinato e soffre di una 
disorganizzazione a cui il go-
verno di centro-sinistra non 
ha sinora portato alcun rime-
dio. Anzi esso. come i gover-
ni precedenti. invece di pro-
porre una scuola materna sta-
tale ampiamente distribuita su 
tutto il territorio nazionale, 
considera suo precipuo obiet-
tivo l'erogazione di contributi 
sempre piu ingenti alle scuo
le private confessionali, in 
violazione sia dell'art. 33 del
la Costituzione sia di preci
se norme di legge. 

Su cid e bene richiamare 
l'attcnzione dell'opinione pub 
blica. poiche I'ostinata volon-
ta della D.C. di convogliare 
gran parte degli stanziamenti 
del bilancio della pubblica 
istruzione alle scuole private 
costituisce una delle chiavi de
cisive per comprendere le 
cause della paralisi e del de-
cadimento della nostra scuo
la pubblica. E purtroppo il 
governo presenta provvedi-
menti sempre piu scandalosi 
che testimoniano questo an-
dazzo. 

I) piano straordinario della 
legge 1073 per il triennio 
1962-65 aveva stanziato 7 mi 
liardi 400 milioni di lire per 
la futura scuola materna sta-
tale contro 15 miliardi 900 mi 
lioni per la scuola privata. 
Analogamente il piano quin-
quennale del ministro Gui 
prevedeva 42 miliardi per il 
primo tipo di scuola contro 82 
miliardi per la seconda. Infine 
i\ piano quinquennale 1966 70 
approvato quest'anno in Par-
lamento assegna solo 26 mi
liardi alia scuola materna di 
Stato. mentre eroga alle scuo
le materne confessionali (ol
tre gli 11 miliardi per le scuo
le degli enti locali affidate 
in gran parte ad enti religio-
si) ben 23 miliardi per la ge-
stione. a cui si aggiungono 
altri 24 miliardi per I'edilizia. 

Sono cifre che abbiamo gia 
denunciato altre volte. Quel
lo che i lettori non conosco-
no ancora e il fatto che per 
gli insaziabili clericali la cita-
ta legge 1073 del piano 1962-65. 
ormai scaduta. e scaduta in 
realta solo nei riguardi della 
scuola di Stato. ma per le 
scuole materne private conti 
nua ad essere in vigore e a 
assicurare loro grosse entrate. 

Un esempio. Se per I'attuale 
governo la legge 1073 err> h 
mitata al triennio per quanto 
nguarda la concessione di 
borse di studio di L. 60 000 agli 
scolari della scuola media del 
l'obbligo. per cui migliaia di 
ragazzi. con stupore ed ama-
rezza. nell'ottobre del 1965 
hanno appreso di essere stati 
privati della borsa statale che 
avevano meritato. le scuole 
materne private, al contrario. 
hanno continua a percepire. 
anche dopo il 1965. 2 miliardi 
500 milioni di lire aU'anno per 
la sola gestione in nome del 
l a r t 31 della stessa legge non 
piii in vigore. 

Per aggirare I'ostacolo e ba 
stato ai democristiam com pie 
re una subdola operazione. os-
sia trasferire pari pari tale 
somma fra le voci del bilan
cio annuale della pubblica 
istruzione (1967 e 1968), e pre-

cisamente al cap 1321. rad-
dnppiando il £ia ilkcito con
tributo a favote (It He scuole 
materne piu ate degli annj an-
teriori al l!»i2 In tale modo la 
assegna/ione. che .immoiita-
va, ad e.-empio. ml 1!H!1 ,i un 
miliardo 2li() milioni, e salitH. 
dal 1 Of'*.') in poi. a due miliardi 
e f>00 milioni di lire 

Ai comumsti die nella com-
missione P.I della Camera 
avevano rilevato liiregolari-
ta di tale manuvra. l'onoievo-
le Ciii'.eppi' Iteale. del grup-
po democt istiano, rispose con 
il suo consueto stile involtito 
che: * Non c'e nessun propo-
sito rerondito nei eapitolo m 
osiinie se non quello di o.ssrr-
vare lenlmentv l<i leunc (il 
corsivo L> nostro). che in pro-
posito e il seenndo comma 
deU'art 31 della legge numero 
1073. Mancano i linan/iamcnti 
stranrdmari C'e la continui-
ta deH'eroga7ione; ne una li
ra in piu. ne una lira in me
no ». In parole piu semplici. 
Ton. Reale ci dichiara che per 
la maggioran/a e ancora vali-
da una legge die c scaduta e 
che l'erogazione dei contribu
ti statali per la scuola ma
terna privata fissatj da tale 
legge scaduta continua tale e 
quale. Insomma. per le sole 
scuole materne private confes
sionali valgono entrambi i 
piani. il vecchio e il nuovo. 
Se poi malauguratamente le 
cose negli anni a venire con-
tinueranno a marciare come 
oggi. le scuole private, ed es
se sole, potranno pretendere 
dj godere magari di tre piani 
simultancamente. con la pro-
spettiva di costruirsi poco a 
poco. con i democristiani al 
potere. tutto un grattacielo di 
piani di linanziamenti statali. 

Nei 1964. per una manovra 
analoga a quella qui esposta 
riguardante un aumento nei 
bilancio della P.I. di poche de-
cine di milioni a favore delle 
scuole private, i socialist!, per 
giuste ragioni di principio, 
provocarono la caduta del pri
mo governo Moro. Ma ormai 
I'involuzione dei dirigenti so
cialisti 6 cosi avanzata che 
nessun pnrlamentare del PSU 
si e opposto aH'illegale aumen
to di un miliardo di lire per 
la scuola privata. appianando 
cosi la strada perche I'ala piu 
reazionaria della Democrazia 
Cristiana possa compiere nuo-
ve violazioni dell'art. 33 della 
Costituzione e ^nffocare lo svi-
luppo della scunla pubblica 
per l'infan7ia 

Giorgina Arian Levi 

Convegno nazionale 
a Bergamo 

II metodo 

Montessori 

e la scuola 

dell'obbligo 
Sul tema c II metoto 

Monteswrt e la scuola del-
Vnhhhnn > nrrn hinnn a 
Bergamo, net giorni 13. 14 
e 15 ottobre 1M7. il IX 
Convegno Nazionale di stu
dio dell'Opera Montessori, 
promosso e organizzato 
dall'Ente stesso in accordo 
e in collabmazione con il 
ministero della P.I. 

La scelta regli argomen-
ti. po*ti all'ordine del gior-
no nelle relazioni di base 
e nelle comunicazioni che 
integrano lo studio e Vap-
profondimento dei ran pro
blem i. risponde a una est-
qenza jyirt'tcnlarmente sen-
tita: valutare. attraverso 
Vimpeqno e la collnbora-
zione di noti educatori e 
di itiidinii, il comolesso di 
experience enmnni e porre 
in riliero il contributo che 
alio sriluvpo e allorienta 
mento della icmla dell'ob
bligo pud recare il pen 
siero ancora dinamicamen-
le vitale della riforma edu-
cativa di Maria Montes
sori. 


