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Come spiega la storia 
Una nostra giovane let- succcdettcro dal 1918 al 

> trice di La Spezia, Maria 1922, incapaci di placare 
' • Cristiua Mirabello, ha gia il malcontento delle masse 

dato una scorsa at libri con energici e avveduti 
di testo stti quali dovra provvedimenti e di risol-
sttuiiare quest'anno in III levare il morale degli ita-
Media. Ha avuto delle liani con una' forte e di-
amare sorprese e ci ha - gnitosa politica estera, pre-
scritto, segnalando alcuni cipitarono il Paese nel di-
« giudizi» contenuti nel sordine. Tumulti, scioperi, 
sno libro di storia, che e, , occupazioni di fabbriche, 
per la • cronaca, >« Popoli episodi di violenza si sue-
in cammino» di G. San- cedevano paralizzando la 
tonastaso (Ed. Atlas di . vita della Nazione » (pag. 
Bergamo). , ;. 284). Stando cost le cose, 

Ci informa Maria Cri- appare quanta meno legit-
stina che, per esempio, timo • che « la borghesia, 
/*/ testo in questione affer- spaventata dalla minaccia 
ma: « L'esempio della Rus- del comunismo », incomin-

I 
< sia che, attraverso una san-
guinosa rivoluzione, ave-
va instaurato il Comuni
smo, e la propaganda sem-
pre piu violenta dei parti-
ti estremi (Comunismo e 
Socialismo rivoluzionario) . pria volonta, dando ordi 
che miravano ad impadro- ne, lavoro e prestigio » 
nirsi dello Stato, la debo- (pag. 284). 
lezza dei Governi che si Ma questo non hasta an-
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FIRENZE 

ciasse « a desiderare l'av-
vento di un governo forte, 
la dittatura cioe di un uo-
mo che, sacrificando la li-
berta, imponesse a tutti 
la propria legge e la pro-

cora, scrive, sbalord'tta, la 
studentessa spezzina: le 
« squadrcs d'azione » fasci-
ste, dice infatti il bravo G. 
Sanlonastaso, si' limilaro-
no ad opporre « la violen
za alia violenza»; per 
quanta riguarda il « ven-
tennio »,' vengono ignorati 
I'assassinio di Giacomo 
Matteotti, la lenta agonia 
di Antonio Gramsci in car-
cere, I'ttccisione dei fratel-
li Rosselli. '>>'"• •'•:••. 

Ed ecco U tocco finale.. 
A pag. 291, Vautore affron-
ta il tema della Resistenza: • 
« L'ltalia peninsulare di-
venne campo di combatti-
men to e fu resa terra bru-: 
ciata dalla guerra che la ri-
sali' da. Napoli alia Linea 
Gotica (fra Rimini e La; 
Spezia). Agli orrori. della 
guerra si aggiunsero, an-
che piu dolorosi, quelli 
della discordia _ civile. II 
popolo italiano, disorien-
tato dal turbine degli av-

venimenti '•'* (sic!,), ., tenne 
nella maggioranza una re
sistenza passiva (sic!) con-
tro i Tedeschi » (anche la 
maiuscola a « tedeschi », 
va da se, e del prof. San
lonastaso). : ; v. 

; Maria Crisfina Mirabel- • 
, lo comment a ' molto bene | 
queste . segnalazioni: . « l o 
sento un senso di sgomen-
to per ;il \ fatto , che in 
Italia, in un Paese che la 
nostra Costituzione defini-
sce democratico, si danno 
certi testi in man'o ai ra-

• gazzi, testi che travisano 
la storia ». • ,;; . 

Va aggiunto'-' solo; che 
quella di « Popoli in cam
mino » non e una deplore-
vole eccezione, Una analo-
ga « linea interpretativa » 
degli avvenimenti storici e 
ancora prevalente net testi 
delle scuole medie. E' tem
po davvero . di: cambiare, 
una buona volt a! •'•:'•••• ! 

•J 

Anche ieri lurighe code per il posto a scuola. Ue aule-nriancano e nemmeno con I deppi e 
trlpli turnl si riesce a sistemare i ragazzi. In una scuola hanno cominciato le lezioni in 
piedi. Solo ieri, finalmente, sono arrivati banchi e seggiole... Nessuno si era accorto che 
e'erano solo i muri. 

i contributi 
I'Su 46 settori della citta solo 
10 hanno la scuola media 

Dalla nostra redazione 
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I portoni delle scuole si sono aperti 
anche a Firenze: circa quarantamila 
ragazzi (molti solo nel pomeriggio) 
hanno preso possesso dei loro barchi. 
Quattromila hanno varcato per la pri
ma volta la porta della scuola media 
unificata. Cosi, chi pef un verso chi 
per un altro, migliaia di ragazzi Mo- : 
rentini, come centinaia di migliaia 
in tutto il paese, si sono scontrati con 
la dura realta di un ordinamento sco-
lastico asfittico e raffazzonato. 

I' Gli alunni delle scuole elementari 
|!« Meucci », « Rossini *, « Enriques *, 
'« De Amicis », c Andrea dei Sarto ». 
'iVillani*, «Salviati>, « Birago >, <La- ". 
vagnini » e di decine di scuole medie 

|>inferiori e superiori sopporteranno i l ; 
triste fenomeno dei doppi e trlpli tur-; 
ni in aule superafTollate come alia 

rscuola media «Carducci» in cui si 
J ^giunge fino a 30-32 alunni per ciasse. -
I .Migliaia di alunni hanno iniziato la 
Ploro carriera scolastica facendo la co-
||-noscenza non col proprio insegnante, -

ma con un giovarie studente univer- '. 
>>itario che li seguira fino al momento 
'in cui gli incarichi saranno definiti. 
' A It re migliaia di ragazzi hanno ini- : 
''into il loro anno scolaslico sugli au
tobus dell'ATAF diretti al lato oppo-
>to della citta: mezz'ora all'andata e ; 
mczz'ora al ritorno, quando. le cose 

'»-anno bene. 

'• Questo perche dei 46 settori geo- -
:»rafici in cui la citta e slata divtsa,. 
jolo 10 hanno la loro scuola media. 
( D'altro canto, ancora non si parla 
'Jeirallestimento di una serie di ser-
.»-izi di trasporti gratuiti per questi 
•audenti costretti ad andare alia ri-
•:erca di una scuola. E quando questo 
')robIema. come nel caso dei comuni . 
;iemocratici della provincia. viene af-
:*rontato con serieta e responsabilita, 
:;Ii amministratori si trovano davan-
= i alle stupefacenti lettere degli or-
:ani ministeriali che si dicono dispo-
;ti a contribuire solo in piccola parte 

Mile spese che questo comporta, anche 
ê la legge attribuiscc al governo il 

•>0̂ > delle spese da sostenere. Non 
!H)1O ma la Giunta Provinciale Ammi-
listrativa si crede in dovere di boc- . 

':iare lo stanziamento dell'Ammini-
Urazione provinciale che contribui-

'•ebbe a coprire le falle aperte daila 
nqualificabilo strafottenza ministc-

'•iale. .•• ' --••..=-
! Tutto questo naturalmente contri-
^uisco a creare quel clima di scettici-
);mo e di malcontento, nel corpo in
segnante, nolle famiglie degli alunni. 

-:he caratterizza a Firenze Tinizio del- . 
.'anno scolastico. 

•: Gianfnnco Pintore 

NAPOL.I MILANO 
i - . - » - -

La media unica eredifa un 
fabbisogno di 958 locali 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 2 ' 

.// nuovo anno scolastico si e aperto 
a Napoli e in provincia in una silua-
zione che e bene rappresentare con 
cijre, semplici e drammatiche: mu:j-
qano 2.352 aule per le scuole ele
mentari: 1.610 aule occorre costruire • 

'per Vimmediato fabbisogno di un • 
• triennio di scuola media unica; man- -. 
ccno ancora 1.157 aule per gli altri 
lipi di scuola. Un altro dato pud com-
pletare ~ il quadro . della situnzione 
scolastica di Napoli e della sua pro
vincia: negli ultimi due anni 10.042 
ragazzi hanno abbandonato le c'-.e-
mentari -i'^ ''' - •-"••* • ••:'"•-->• *: - v -

11l- comune di Napoli' e quello che 
hit fatto meno nel campo della scuola, 
rispetto pcrfino ad altri comuni della 
provincia. Addirittura ridicolo e il ttu-
mero delle aule costruite fra il 1960 . 
c il 1963: 106. Massiccia per contro e 
Vavanzata, " nel settore • delle * ele
mentari >, • delle scuole private. 

Per 'la scuola media unica poi non • 
e'e nulla, assolutamente nulla di pre-
disposto: ci sono solo le aule che Vanno 
scorsn ospitavano le scuole medie' e;. 
le scuole di avviamento. le cui « pri- '.'-
me » • cambieranno nome. Medie ed . 
avviamento lasceranno in ereditd alia '. 
* nuova » • scuola media unificata nn 
fabbisogno minimo di 958 aule. 

II deficit delle aule nella citta e in 
provincia rappresenta ' un triste pri- ^ 
mato, largamente al di sopra delle . 
percentuali nazionali: per la scuola 
clcmentare i\ deficit e del 54.5^0 ri
spetto al 33,1% nazionale; per le scuole .. 
secondarie di prima grado il deficit . 
raggiunge il 73,7% rispetto al 48,1% 
nazionale: per le scuole secondanc di 
sccondo qrado 453% rispetto al 34,5%. 

' Drammatica e anche la situnzione " 
degli istituti tecnici. Mentre gli 
ifcrilti ogli istituti tecnici industriali 
della provincia, che erano 3.000 nel.; 
7957, sono aumentati fino a 9.018. 
net 1963. non vi e alcun corrispon- . 
dente incremento delle attrezznturc . 
scolastichc: le iscrizioni vengono rifiu-.' 
tate perche non e'e piu posto, non c 
possibile scegliere la specializznzione 
prcferita. i macchinari arrugginiscono <. 
nei depositi umidi (e il caso della 
•e hfeucci *) e non possono essere nsati 
per mancanza dl spazio, di istrutljri,, 
perfino di corrente elcttrica. In que- . 
sta situazionc, e mentre si e givn'.i ' 

• a! punto che la cittd non potrd gio-
varsi di 800 aule prefabbricatc (per ' 
le elementari) perche non c'f piii 
un metro quadrato libera dalla spt?-
culazione edilizia, si c aperto Vanno 
scolastico a Napoli. \ •• • , • 

Etoonora Puntillo,-...;, 

Fino a 40 

ROMA 
'*'-. '• \'h ':• - '" *l 

i turni 
meta 

per 
Solo fro quindici 
degli insegnanfi 

giorni le nomine 
per le elementari 

(Dalla redazione) r 
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La scuola a Milano 
. sembra nata oggi: alle 

carenze croniche della 
insufficienza - di.' aule 
(ne mancano circa sei- -, 

- mila nella : provincia) 
alia mancanza del per
sonate insegnante, alia 
dislocazione accentrata • 
e superata degli edifici 
scolastici, si sono • ag-
giunti i ritardi nelle 

- nuove nomine, la man* 
canza assoluta di una 
disciplina per l'iscrizio-
ne nelle diverse scuu-
le. 

Ed ecco alcuni fra i 
mille episodi da; noi 
registrati. - A Niguar-

'-. da, un popoloso cen- ' 
" tro, sei classi di scuola 

media sono senza aule 
e 6enza profes^i»ri. .. . 
•• Nelle scuole di •. via 

D'Alviano la medio de- -
gli . alunni - e d: circa 

- 32 per ciasse, con pur:-
te di 40 alunni in al-

• cune sezioni. Nel no
ne di Lorenteggio, in 
via Narcisi, la media 
per ogni ciasse e dl -

. 32-33 alunni. Le : aule 
sono insufficienli c ?e. 
sezioni della prima e!e-

. mentare sono costret-
te ai doppi turni. An
che - nolle - scuole eo-

.. munali . di •"• via : Forze 
" Armate 1'affollamenio • 

medio e di 32-33 ra- ; 
gazzi per claese. • 

Nelle elementari ; di • 
- v i a Taiani, una scuola . 

di nuova costniijone ' 
con ' aule - calcolate al 
millimetro per la clas- •_ 

• se ideale • di " 25 - al- : 

lievi, si registrano ie 
: oolite, altissime punte -

di affollamento: 32-33 • 
alunni. • 

Nella vicina scuoi.n 
' di viale Romagna si 

arnva a 36 alunni per \ 
.cl"«sse. Nella provi.icia 

la situnzione e ancora 
\ piii disastrosa. " Preci.-n 

ordini giunti < per ev:- ' 
'• tare sdoppiamenti di 

classi hanno portato o > ; 
mo. conseguenza clr.isi ;. 
di • circa 50 alunni di / 

- n-cdia nei gross! cenui . 

•'.••• '.'•' v.- -J.- "...:_] •• .•: :•.!•'.* :. 
• La nuova media uni- ' 
ca non nasce, anche a . 
Milano, sotto • . buona ' 
siella. I passaggi ,h 
tvAo per effelto dell; 
legge 831, hanno vi?:c ' 
trasferimenti in massj '.' 
dei professori con mag-
giorc anzianita di ser- . 
v!/io nelle €Cuole del- " 
la provincia, dove "da ' 
anni esistevano -; pojti . 
a ruolo scopeiii, n;en-
tre le nuove scuole del 
centro cittadino ven*»t'-
no raf f idate -ad ^irist-
gnanti non di ruolo 
7 Per le elementari gli . 
stessi, assurdi ritardi '-
nelle nomine: solo il 
15 ottobre il Provvedi- :• 
torato notifichera agli 
interessati le nuove cat
ted re loro a&segnatt. 

b. m. 

A Cinecittd solo quattro giorni di 
lezione alia settimana 

. ->. I' banchi e le sedie 
sono arrivati solo ieri, 
a meta lezione. Inutil-

1 *. mente, per mesi e me-
• si, il Comune era stato 

sollecitato da preside 
.. e professori a prepara-
-• re le aule. C'e voluto 

Vinizio dell'anno • sco
lastico, pero, perche in 

' Campidoglio si accor-
\gessero che i muri e'e-

tano, ma che tutto :l 
, resto mancava. E' ac-
• caduto a Roma, nella 

scuola di via Lanciani, 
• al Nomentano, dove le 
:, lezioni' sono comincia-

te con i doppi turni e 
. Vultima « novita »; i 
ragazzi in piedi, ap-
punto. ••' 

Purtroppor 'non "- si 
tratta nemmeno di un 
caso limite. L'episodio 

• e • invece Vindice del 

PRIMA N0TTE Dl SCUOLA 

' •» Prr la «car*iU di aulr r Mato aiv-gnato alia prima n. quxrtn lurnn. 
(Dal c Corrjerc d'informnzionc ») '"* "•" 

.. caos • nel • quale Vanno . 

.scolastico e cominciato .. 
- nella Capitate, dove la . 

scuola si e aperta solo 
V'o metd. Oltre 250 mila 
'• sono . i ragazzi in eta 

."'•' scolastica: lo stesso 
' proooedttorc agli Stu- • 

di ha ammesso che il 
• 40 per cento di essi do-
. vranno sopportare i di-
sagi ' dei dopvi turni. . 

- Ma sono molti di piii 
'-r coloro che andranno a 
} scuola mattino e pome-
i riggio: saranno almeno 

180 mila. 
• Le cifre parlano da 
sole. Per la sola scuola 
materna, mancano 258 

• aule. Ben 875 sono i lo
cali che servirebbero in'. 

• pin per la nuova scuo-
• la • media delVobbligo. 

Quasi 5000 sono le au- •• 
. le • che mancano nella . 

capitale per le scuole di .. 
ogni ordine e grado. 

- Una - carenza di aule 
spaventosa di fronte al-

. la quale il Comune e H 
, governo ^non hanno 
_ nemmeno saputo man-

tenere gli impegni di 
assicurare qualche lo
cale in piit. Per salvare -

• la faccia, la Giunta ca- '• 
pitolina aveva assicu-
rafo I'entrafa in funzio-
ne per Talfro ieri di 111 £.• 
aule prefabbricate e di:: 

. 158 scantinati. • 
, Era • una goccia nel 

mare per fronteggiarc 
" la situazione. ma nep-
• pure questo impegno c 
: sfaro mantenuto. 

Drammatica e la si-
r tuazione nella scuola 

media delVobbligo. Ci 
• sono delle aule dove so-
• no stati stipati anche 35 
. ragazzi, anziche 25 co
me la legge prescrive. 

.C'c di piii: a Cinecitta, . 
[tanto per fare un esem- . 
p»o, i ragazzi della ter-

• • za media vanno a scuo
la solo quattro volte al-

;.la settimana, con un 
, orario di tre ore al gior. 
, no di lezione. Ormai da 

due mesi il Comune ha 
affittato IS ex ncgozi a 
60 mila lire al mesc cia-

•• scuno: quasi nn milione 
' al mese gcttato al ven-

«». I. t. 

Due tenderize nette 

II Cancilio 
si divide 

sui poteri 
de | Papa 

II card. Alfrink sostiene la necessita di 
un governo che fiancheggi il Pontefice 
; Si oppongono due vescovi itaiiani 

' Grazie ', all'atmosfera • di 
simpatica franchezza in cui 
si svolge la quotidiana con-
ferenza stampa in lingua 
francese, siamo anche oggi 
in grado di dare una infor-
mazione precisa sulle piu im-
portanti questioni • discusse 
ieri in seno al Concilio ecu-
menico e sulle contrastanti 
posizioni dei padri interve-
nuti nel dibattito. Non po-
tremmo certo farlo sulla ba
se del comunicato ufficiale, 
che di giorno in giorno sem
bra -divenire piii riservato, 
piii generico, piii chiuso, co
me se si avesse paura — in 
certi settori del Vaticano — 
di far coposcere tutta inte-
ra la verita. 

II tema piii interessante ai 
nostri occhi, fra i molti po-
sti in discussione ieri, e quel
lo riguardante l'allargamen-
to ai vescovi del •' governo 
della Chiesa. Se n'e discus-
so in linguaggio teologico e 
biblico, ma i riferimenti pra-
tici, « politici », sono eviden-
ti anche a noi profani. 
• II card. Bernardo Alfrink, 

arcivescovo di Utrecht in 
Olanda, ha proposto di so-
stituire l'espressione «Petrus 
et apostoli >, cioe « Pietro e 
gli apostoli >, con un'altra 
che renda meglio — egli ha 
detto — la comunione p.ro-
fonda fra il primo capo del
la Chiesa e gli apostoli: per 
esempio, « Petrus coeterique 
apostoli >, cioe « Pietro e gli 
altri apostoli», oppure « Pe-
tru s cum coeteris apostoli?*, 
cioe c Pietro con gli altri 
apostoli». 
- Cio non significa — ha.sog-
giunjo il cardinale — dimi-
nuire il primato di ' Pietro; 
significa eottolineare cbe an
che "gli apostoli sono pilastri 
della : Chiesa. Pietro e la 
c pietra >, la roccia, ma la 
Chiesa ha altre dodici fon-
damenta. -•''••"': • '-'•' 

Due vescovi itaiiani, mons. 
Compagnone di Anagni, '• e 
mons. Carli, di Segni, hanno 
esposto un'opinione del tut
to contrastante: non si puo 
affermare c h e : la Chiesa e 
fondata ; su Pietro e - sugli 
apostoli;' essa e fondata su 
Pietro; ' il potere del Papa 
non pud essere eguagliato a 
quello dei • vescovi; non si 
possono mettere sullo stesso 
piano il Papa e i vescovi; il 
governo della Chiesa (< re
gimen Ecclesiae ») non si ba-
sa alio stesso modo su Pie
tro e sugli apostoli. 

Sono espressioni che, tra-
dotte in linguaggio profano 
(ci si consenta 1'arbitrio) si-
gnificano press'a poco que
sto: il Papa non deve divi-
dere il governo della Chiesa 
con un collegio apostolico 
composto di patriarchi, di 
cardinali-vescovi residenziali 
e di vescovi. II Papa 6 il ca
po assoluto e : tale deve ri-
manere. Compagnone e Car
li, pur senza polemizzare di-
rettamente con Alfrink (gli 
interventi vengono deposita-
ti in genere con tre giorni di 
anticipo. per cui sembra dif
ficile che possa svilupparsi 
una vera e propria discussio
ne di tipo « parlamentare*). 
hanno dunque . respinto, il 
che e lo stesso, sia la pro-
posta avanzata Faltro ieri da 
mons. Hermaniuk, sia le cri-
tiche mosse lunedi dal card. 
Frings, a nome di 65 padri 
austriaci, tedeschi e scandi-
navi.. air« insistenza con cui 
lo schema ritorna sul prima
to del Romano Pontefice >. 

Si vanno cosi delineando. 
fin dalle prime battute della 
seconda ssssione del Conci
lio. due posizioni. che in lin
guaggio non sacro si potreb-
bero definire, la prima «de
mocrat ica >, e la ' seconda 
« assolutistica >, sulla grossa 
questione del potere. E" una 
questione dove i l ' dibattito 
sara indubbiamente ricco, vi
vace e molto lungo. - . • 

Fra i numerosi altri inter
venti di ieri, appaiono assai 
interessanti quelli del card. 
Valeriano Gracias, arcivesco
vo di Bombay in India, e del 
card. Giacomo De Barros 
Camara, arcivescovo di Rio 
de Janeiro, i quali hanno 
insistito sul fatto che la 
Chiesa non deve apparire co
me dominatrice. ma come 
una forza •- al servizio degli 
uomini. II card. Gracias ha! 
detto con particolare effica-| 
cia: guai ai cattolici che vo-
gliono essere piii cattolici del 
Papa: la Chiesa non dev'es-
sere uno Stato nello Stato, 
e nemmeno un ente in op-
posizione sistematica verso 
certi Stati; deve curarsi so-
prattutto della vita religio-
sa, della vita' spirituale, de
ve crescere ed espandersi 
non per aumentare la pro
pria potenza, non per domi-
nare, ma per servire meglio 

11 cardinale Alfrink, arci
vescovo di Utrecht. ."...' 

gli uomini e le comunita so-
ciali. I cattolici — ha ricor-
dato con franchezza il car
dinale indii — sono una mi-
noranza, ma quel che conta 
e la carita che questa mino-
ranza sa sprigionare: i cat
tolici, la Chiesa devono sen-
tirsi al servizio di tutti. 

II card: De. Barros Camara 
(a nome suo e di altri 153 
padri brasiliani) ha trattato' 
anch'egli lo stesso tema, af-
fermando poi che lo schema 
deye delineare una Chiesa 
piii sollecita verso i poveri, 
in senso evangelico, piii aper
ta verso il mondo. •-•• ... 

Altri padri-hanno esposto 
opinion! i analoghe. Mons. 
Franic, vescovo di Spalato 
in Jugoslavia, ha detto che 
la Chiesa deve lottare con 
armi spirituali, non con, le 
armi del mondo. : -. 

••• Naturalmente, •. sono state 
sollevate molte. altre que
stioni (il dibattito si svolge 
sul preambolo e sul primo 
capitolo dello schema « D e 
Ecclesia >). La discussione ha 
anche aspetti tecnici che e 
molto difficile interpretare e 
spiegare, e che in parte sono 
di interesse soprattutto teo
logico. Lo stesso portavoce 
francese, un sacerdote, ha 
ammesso d i . avere difficolta 
notevoli nel seguire i lavori 
del Concilio, sicche ha deciso 
di farsi assistere da due teo-
logi. 

Da segnalare ancora un'in-
teressante conferenza stam
pa, tenuta da mons. Leonard 
Raymond, vescovo di Alla
habad in India. < Si a w e r t e 
oggi — egli ha detto — la 
urgente necessita di rispetta-
re i valori religiosi delle re-
ligioni non cristiane. Se una 
fede e stata seguita fedel-
mente per quattromila anni, 
come quella indu, essa • ri-
chiede un sincero apprezza-
mento e un impegno di stu
dio da parte nostra >. 

II vescovo indiano ha sog-
giunto: < Si deve portare a-
vanti un dialogo con gli uo
mini di tutte le fedi, com-
presi gli indu >. Egli si e poi 
chiesto: c Siamo stifficiente-
mente preparati in India per 
questo dialogo?», ed ha ri-
sposto che negli • ambienti 
cattolici si ha una scarsa co-
noscenza della religione in
dii. E' percio urgente, piu di 
ogni altra cosa, « uno studio 
approfondito del pensiero e 
della religione indu >. > Egli 
ha ammesso che nel passato 
la chiesa - cattolica in India 
« ha fatto pochi tentativi per 
capire cosa e che gli indu 
credono e che cosa, attraver
so i secoli, li ha forniti di so-
stegno spirituale*. : 

Mons. Raymond si e inol-
tre detto molto favorevole 
alia proposta di un segreta-
riato per le religioni non cri
stiane, c perche esso — ha 
detto — promuovera il dia
logo tra la Chiesa cattolica 
e Tinduismo >. 

• « Tale segretariato — ha 
soggiunto il vescovo indiano 
— promuoverebbe la prepa-
razione di altri uomini ca-
paci di portare avanti il dia
logo, e guadagnerebbe alia 
Chiesa cattolica un grande 
rispetto da parte degli indu. 
che spesso sono stati port at i 
a credere che la Chiesa igno-
ra le grandi verita-spirituali 
che Tinduismo ha coltivato 
lungo i secoli >. 

Il vescovo indiano ha det
to che gli indu, sul piano re-
ligioso, sono « adulti» e che 
«come adulti essi hanno 
sempre riconosciuto nella lo
ro storia il tremendo e af-
fascinante mistero di un Dio 
che considerano assolutamen
te trascendente >. 

Arminio Savioli 
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