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MIL A NO# s o t t o a c c u s a ' a s t r u t t u r a didattica dei corsi 

di specializzazione post-universitaria 

Una scuola di psic 
forma «specialisti» 
Occupazione della scuola e assemblea permanente - Come scardinare Timpostazione classista e 
autoritaria - Importanza del momento interdisciplinare - I dislivelli fra i vari istituti italiani 

Lettera da Belgrade) 

Comincia in Jugoslavia 
il dialogo 

fra cattolici e marxisti 
II clero piu giovane, meno legato ai precedenti contrast! con lo Stato 
socialista, si e posto su una strada nuova - Uno studioso marxista parla 
dal pulpito - « Tutte le cose che hanno qualita debbono incontrarsi» 

I confini tra la fede e I'impegno politico - Problemi tuttora aperti 

BELGRADO, aprlle 
L'accordo tra la Santa Se

de il Governo della Repub-
blica Federate di Jugoslavia, 
firmato a Belgrado il 25 giu-
gno 1966, ha inaugurato in 
questo paese una fase nuova 
nelle relazioni con il mondo 
cattolico. 

Net tempo relattvamente 
breve trascorso da allora, si 
e visto concretamente come 
la Chiesa Cattolica abbla an 
che nei fatti accettato le leg-
gi della societd socialista 1u 
goslava; come il clero non in-
vada il campo della politica e 
come, infine, la Chiesa abbia 
completamente interrotto I 
suoi legami con gli emtgrati 
croato-ustasci (i gruppi di fa-
scisti jugoslavi, di cui taceva 
no parte anche molti ecclesia 
stici, • che durante I'ultima 
guerra avevano svolto opera 
di divisione dell'unitd jugosla-
va e avevano collaborato con 
cretamente con I nazisti te 
deschi). 

Gli orientamentt dell'ulttmo 
Concilio Vaticano II hanno 
aiutato lo sviluppo di questo 
processo positivo nei rappor-
ti tra lo Stato socialista e 
la Chiesa cattolica, anche se 

MILANO, aprile 
Parallelamente alle agitazio-

ni universitarie miianesi che 
hanno portato alle occupazio. 
ni delle facolt&, e in corso 
airUniversita degli .studi, in 
via Festa del Perdoho 3. l'agi-
tazione degli specializzandi in 
psicologia. 

Essi constatata 1'assenza. al-
l'interno dell'Universita. . di 
una struttura didattica e di 
una strumentazione atte a pre-
parare e formare lo specializ-
zando alio svolgimento della 
profession? di psicologo su un 
piano concreto ed operativo 
nella societa moderna. hanno 
deciso unanimemente di pro-
cedere all'occupazione della 
Scuola di specializzazione e da 
alcuni giomi sono riuniti in 
assemblea generate perma
nente per trovare. attraverso 
l'analisi della situazione at-
tuale. una piattaforma unita-
ria di rivendicazioni da discu-
tere in sede accademica pri
ma. in sede politica poi, attra
verso la creazione di un fron-
te di interessi comune a tut
te le scuole di specializzazio
ne in Psicolngia. 

Attualmente la Scuola di 
specializzazione in Psicologia 
e un corso triennale post-uni-
versitario. con un biennio pro-
pedeutico e con un anno di 
specializzazione in psicologia 
del lavoro. sociale e scolasti-
ca. Ad essa possono accedere 
i laureati in lettere-filosofia e 
in medicina in numero limita-
to (19 ogni anno) dopo un col-
loquio preliminare di ammis. 
sione. La frequenza e obbli-
gatoria (quatfro pomerigei al
ia settimana). gli esami da so-
stenere nei tre anni sono 30 
e la tassa scolastica e di 150 
mila lire l'anno. 

Gli studenti contestano radi-
calmente questa impostazione 
classista ed autoritaria della 
scuola e concordano sulla ne-
cessita che ''ammissione ad 
essa venga aperta ai laureati 
di tutte le altre facolla uni
versitarie in modo che ci sia 
tm apporto interdisciplinare al
ia formazione professionale 
dello psicclogo. e che 0 collo-
<juio di ammissione venga 
condotto collettivamente tra 
una rappresentanza di studen-
ti. 1 professori ed il candi-
dato sulla base di una sua 
reale conoscenza della psicolo
gia generate. 

Scelta 
collegiale 

Questa preparazione prelimi
nare rigorosa permette: 

1) L'abolizione dell'insegna-
mento tradizionale cattedrati-
co e la sua sostituzione con 
una struttura seminariale da 
realizzare mediante una pro-
grammazione degli studi con-
cordata alVinizio di ogni anno 
tra docenti dei vari gruppi di 
materie e studenti La pro-
fframmazione concordata a 
questo livello implica la scelta 
collegiate (studenti professori) 
di una serie di argomenti o 
temi cultural! che sono ogget-
to di ricerca o di lavoro da 
parte dei vari gruppi di stu-
4 b , e la libera lezione-dibaL 

tito in cui i professori hanno 
una funzione di stimolo e di 
guida. 

2) II recupero di tempo da 
destinare alia frequenza dei 
vari istituti di ricerca pubbli-
ci; tale frequenza e resa ob-
bligatoria fin dal primo anno. 
in modo da mettere lo specia-
lizzando nella possibilita di 
effettuare la scelta professio
nale definitiva con cognizione 
di causa. 

Inoltre gli studenti presa vi-
sione dell'assenza nei campo 
della psicologia di istituti di 
ricerca universitari hanno de
ciso che i rapporti tra 1'univer-
sita e gli istituti di ricerca 
pubblici devono essere regola-
ti da una convenzione che sta-
bilisca: 

3) II finanziamento degli isti
tuti in maniera proporzionale 
al numero degli specializzan
di che lo frequentano: parte di 
tale finanziamento deve esse
re destinata a borse di studio. 
integrabili con quelle degli 
istituti. per tutti gli studenti: 
parte alia concreta realizza-
zione della ricerca che lo psi
cologo conduce come argomen-
to di specializzazione. ed a ga-
rantire l'uso di una strumen
tazione adeguata ai moderni 
sviluppi tecnici. 

D'altro lato ristituto di ri
cerca deve garantire l'auto-
nomia culturale dello specia-
lizzando. mettendolo nella con-
dizione di effettuare i lavori 
che lo interessano maecior-
mente. A tal fine l'esercizio 
del pofere dal basso, median
te l'assemblea generate, per
mette oltre che il eostanfe con-
trolTo dell'aufonnmia culturale 
anche o'lello della destinazio-
ne dei finanziamenti. 

E. inoltre. se buttiamo 
uno sguardo panoramic©. an
che superficiale. sullo stato 
delle varie scuole italiane di 
specializzazione in Psieolosia 
scopriamo che vi e un dislivel-
lo notevote nei loro oroffram-
mi di studio che porta ad una 
diversity di prenarazione e 
formazione: infafti alcune 
hanno la durata di un anno. 
altre di due. altre ancora di 
tre: alcune hanno la frequen
za obblieatoria. altre no: al
cune sono riservate ai nro-
venienti da facoltft umanisti-
che. altre a? provenienti da 
facolta mediche. altre ancora 
da entrambe. 

Qoesto fa pensare. anche 
aH"uomo della strada. che piii 
che alia prenarazione di psi-
coloei-'soecialisti in grado di 
anportare un eontributo deter-
minante alia soluzione di pro
blemi che te stnitture sociali 
poneono in maniera urgente e 
pressanfe. ed alia formazione 
di un numero di psicologi ade-
guato a soddisfare le esigenze 
dei prossimi anni (un dise-
gno di legge prevede uno psi
cologo per ogni istituto scola-
stico. il che significa che fra 
pochi anni ci sara bisogno di 
migliaia di psicologi: senza 
prendere in considerazione gli 
asili-nido. te scuole materne. 
gli enti di previdenza e di as. 
sistenza ecc.) Tistituzione di 
queste scuole sia dovuta alia 
volonta di alcuni docenti inte-
ressati a creare dei centri di 
potere culturale personali. 

Questa impostazione ha por
tato alia negazione del mo
mento interdisciplinare quale 
elemento fondante della for
mazione dello psicologo ed al 
perpetuarsi di sterUi polemi-
che cultural! tra l'indirizzo 
umanistico e quello medico-
organicista. che perdendo di 
vista il possibile punto di in-
contro e cioe il reciproco ap-
porto alia soluzione di proble
mi concreti e reali. hanno par-
torito una figura di psicologo 
avulso dalla realta. e condan-
nato in partenza al fallimento 
(non a caso. a cinque anni 
dalla istituzione della scuo
la dj specializzazione in psico
logia dell'universita di Stato 
di Milano, e uscito un solo 
psicologo). 

Inoltre questa impostazione. 
a nostro modo di vedere su-
perata dai tempi, pone due 
grossi problemi di fondo: il 
primo e il costo e la conve-
nienza economica per lo Sta
to della formazione di specia
list! e di ricercatori non in 
grado di inserirsi operativa-
mente nella society: il secnn-
do. che e un problema politi
co e culturale. e se gli studen
ti debbano a valla re o meno 
una struttura incancrenita ed 
anchilnsata fin dal suo sorge-
re. incapace di fornire anche 
il piu elementare strumento 
di lavoro o di ricerca. o se 
iniziare una lotta per trasfor-
marla radiealmente. 

Carta 
programmatica 
In questa prospettiva te agi-

tazioni miianesi si pongono 
come momento di alternativa 
alio stato attuate delle cose: 
non piu una specializzazione 
che non forma specialisti. ma 
una scuola di specializzazio
ne in cui 1'aspetto teorico e 
quello pratico si fondono nel-
l'analisi delle complesse si-
fuazioni in cui l'uomo moder-
no agisce. 

E* per questo che all'inter i 
no del!a carta programmatica J 
elaborata dalla assemblea 
generate degli studenti. il mo 
mento interdisciplinare. da 
realizzare mediante Tapertura 
delle ammissioni alia Scuola 
a tutti i corsi di laurea ed at 
traverso un proficuo lavoro di 
gruppo. viene considerato da 
una parte come elemento di 
suneramento delle sterili po 
temiche fra sctiote ed indiriz. 
zi cultural! e dall'alfra com^ 
elemento di anprofondimentiT 
e di ricerca dei valori che ocn' 
indirizzo culturale pud trava 
sare nella soluzione di pro 
blemi concreti. Cosl pure ven 
gono considerati punti fermi 
da realizzare al piu presto 
I'istituzione di un corso di lau
rea in psicologia in modo da 
ooprire te esigenze della so
cieta futura: e 1'uniformita 
ed omogeneita dei programmi 
di studio di tutte te scuole di 
specializzazione in modo che 
si abbia una base comune di 
fondo sulla quale innestare la 
specifica formazione e prepa
razione specialistica. 

Giuseppe De luca 

UN LIBRO DI MAETA FATTORI 

Qualita creative e test di analisi 
In campo pedagogico le ricerche ispirate alia«teoria della creativita » si sviluppano prevalen-
temente a partire dal 1950 quando, negli Stati Uniti, molti studios! americani respingono i 
«tests» tradizionali tanto di moda nei mondo occidentale in quanto eseguiti su modelli schematic! 

Tutte le artl, si diceva un 
tempo, tendono alia condizio 
ne della uiusica. Fu6 sigdifi-
care evidenteinente — e la 
proposiziune cuntiene una 
pane di vero — cue, avendu 
come matenale 11 suono, la 
musica nasce sotto il segno 
ueila niassinia Uberta. Ma, per 
introdurre gli ascoltaiori in 
questa dimensione libera, il 
cuinpositore e l'esecutore — 
piamsta, cantante o batteri-
sia cne sia — si sottopongo-
no a regole e a leggi nguro-
se sia nella creazione sia nel-
l'interpretazione. Ossia, l'edu-
cazione alia « creativita a e sta-
ta sempre la piu dillicile. £ , 
anche se oggi, in quasi tut
te le societa, il rapporto con 
le arti 6 diventato piuttosto 
negativo; anciie se, letteratu-
ra in testa, tutte le arti si so
no staccate da quel rapporto 
formativo in cui spesso si so 
no identilicate a lungo, sono 
ancora le arti a fomire il ma
tenale piii importante per la 
formazione della personalita 
umana, 

Ricniamare queste conside-
razioru non mi pare super 
fluo dopo la lettura del U-
bro Creativita e educazione 

(ed. Laterza, pp. 156, L. 1500) 
opera di una giovanissUna stu-
diosa, Horentina di nascita e 
romana di educazione, Marta 
Fattori, allleva di A. Visalber 
ghi. E' un libro di grande tn-
teresse. e conferma, oltre U ^ 
to, alcune nostre Ipotesi sui 
rapporti fra societa e lettera-
tura (per considerare qui unl-
camente 1'elemento • creatl-
vo» che e materia della no
stra indagine). In pratica, d o 
vendo inquadrare il contenuto 
di questo libra nella situazio
ne culturale italiana, dovrem-
mo dire che, parallelamen
te, alle famose «riforme» Idea-
listiche della nostra scuola, 
nuovl metodi e nuove lndagi-
ni si affermavano dappertut-
to attraverso le « scienze uma 
ne ». Fra queste I'indagine psi-
cologica. seguendo varie com-
ponenti metodologiche della 
«teoria della forma a (Ge-
staltl. del behaviorismo. della 
psicanalisi. dell'operazionlsmo. 
ecc., poneva anche in campo 
pedagogico le basi di una •teo
ria della creativita ». 

Marta Fattori studla soprat-
tutto il panorama di quest! 
studi come si presenta negli 
Stati Uniti d'America. e par-

il Sud di Flonnery O'Connor 

Scomparsa ncl 1H4 a soli trentanove anni, la tcrittricc americana 
Flannery O'Connor ha fafto in tempo a lasciare una densa prodo-
xtono che la pone tra i pitk vigorosi n«rratorl del two paese. Col 
titolo di La vita che salvi pud essere la tua, escono ora da 
Einaudi tutti i suoi racconti, in cui ha ritratto magistralmente 
un Sud grottesco, esaltato e patttico 

te da una considerazione ri-
velatrice. E' in prevalenza dal 
1950, dice, che si sviluppano 
le ricerche sulla creativita. 
dal momento in cui molti stu
dios! osservano che i famosi 
tests psicologic! che hanno 
tanto afflitto il mondo occi
dentale in quegli anni, erano 
eseguiti su modelli schemati
cs che tendevano a una spe
cie di coniormismo e finiva-
no per rinchiudere i sogget-
tl In una situazione ben de
terminate, limitandone le ca
pacity Individual!. II lettore 
che ricordi Makarenko e le 
sue famose teorie pud anzi-
tutto misurare la distanza fra 
1 due indirizzi, quello capita-
llsta e quello socialista all'in-
temo del quale, tuttavia. in 
seguito i indagine psicologica 
e pedagogics e rimasta lun-
gamente bloccata. Nei nuovl 
orientamentt successivi al *50 
— quando Guilford indica «I 
limit! dei reattisi mentall tra
dizionali • — si scopre I'area 
della • creativita ». 

Ma la giustificazinne che gU 
studios! danno a quest'ultima 
potrebbe fomire. gia di per 
se, una materia lnteressante 
da precisare. 

I tests «tradizionali», con 
1 loro effetti conformistici, rl-
specchlavano, sia pure sotto 
forma di mezzi * modem! » d! 
indagine. l'indirizzo educativo 
perenne di ogni societa ba-
sata sullo sfruttamento uma-
no, che e quello di rimodel 
lare la generazione successl-
va su quelle precedenti. Anzl, 
per le esigenze productive di 
una societa industriale di 
grande svUuppo, quel tests 
appiattivano anche piu la si 
tuazJone sociale. La nuova im
portanza data alia scoperta 
dl soggetrJ dotaU di qualita 
creative, nell'intento dl fa-
vorirle e approfondlrle. vie
ne giustificata con la neces
sity di rompere quel UmiU 
precedenti. Tutto sta. evl 
dentemente, neirappdcazlone 
Inoltre, anche dopo I'esposi 
zione dl Marta Fattori abbia 
mo rimpressione che la fa 
tnosa «teoria» sia si prirm 
pass! e non abbia ancora tro 
vato vere e proprie artlcola 
zioni (del resto assai diffici 
li) nella pratica deirinsegna 
mento. In altri termini, puo 
sorgere anche U sospetto che. 
entro quel limiti. queste tor 
me dJ studio siano arrtvate 
piii o meno a esplorare e a 
organiiaare B margine inter 
no di • divergenza » dagli sche 
mi precedent! (o U •dlssen-
so organizzatoi delta societa 
opulent* dl quest! anni) pro-
grammando. oltre tutto, an 
che un suo unptego a firu dl 
conservazione nella prospetti
va di uno sviluppo tecnolo 
gico e produttivtstico cos! gl-
gantesco come quello ameri-
cano. 

Si trmtu, dicevamo, dl on 

indirizzo che non si smentl-
sce interamente (o, meglio, 
non si sa fino a quale pun-
to si smentisca). Ma si trat-
ta anche di considerare in 
che modo gl) strumenti e le 
ipotesi vengono unpiegati Co
sl M. Fattori, dopo quel qua
dra panoramico, ci offre un 
esempio altrettanto stlmo-
lante di applicazione pratica 
di quei dati e sisteml di In
dagine. Si tratta di una «ri
cerca sperimentale » eseguita 
in alcune scuole medie di Bo-
ma negli anni scolastici 1964-
1965 e 196^66 E qui. oltre a 
interessanti procedimentl (ad 
es lo studio del rapporto fra 
creativita e tntelligenza .attra
verso valutazioni standard e 
secondo i nuovl strumenti dia
gnostic! cd i tipo creativoa) 
assai utili per tutti gli inse-
gnantl, arriviamo a una visio-
ne piii chiara — che potreb
be servire addirittura in cam
po culturale, politico, se lo 
studio venisse esteso — sui 
rapporto fra la vita indlvidua-
le o sociale del ragazzo e le 
sue facolta creative. Se non 
erro, questo elemento e un 
apporto che Marta Fattori rt-
cava dalla sua personate espe-
nenza, anche se nelle linee del 
libro, non lo ha ancora ap-
profondito. Vi si vedono, cioe, 
alcuni mall ttplcl (altrettanto 
M tradizionali») della nostra 
societa alia base di carattert 
come Taggressivita. la reazao 
ne all'ambiente ecc.. espres-
si a volte con il compiacimen 
to di simboli o di espressio 
ni giocose o. meglio, dl Ulu-
roinazionj umonstiche. 

Ma, in una realta plU ge
nerate, il libra di M. Fattori 
ci porta a un'altra concluslo 
ne. Come prospettare un rap
porto nuovo fra « creativita • 
e <societa»? Finora si parla 
tn prevalenza di scoperta di 
«talent! i o dl i essen dota-
ti • o di •facoltas mtellettua 
11. Una specie di strumento 
per un nuovo tipo dl orien 
tamento alle profession! e al
le attivita di domani Ma e 
chiaro che muovendo un al 
;ro passo, si tratta dl eiabo 
rare metodi che si sostitui 
scano a quelu antichi. ormai 
(uori giuoco Fra questi, ad 
esempio. nei caso della tette 
ratura, non si va ancora rool 
to piii in la della vecchia re-
torica, che alcuni oggi tendo 
no a rivaiutare per elunina 
re le tante improwisazloni 
• libere > successive Cosicche 
tlscopriamo ancora un'insui 
fiaenza della societa attuale 
rispetto alia preparazione pe 
dagogica e sociale a quells for
ma superiore di discorso cut 
aspira la paroia ietterana per 
bruciare ogni forma rlpetlti 
va Dalla diagnosi alia cura, 
II passo, nonostante tutto. e 
ancora piuttosto lungo. 

Michele Rago 

una parte del clero. soprattut-
to la vecchia generazione It 
ha subiti e quindi li applica 
tieptdamente. 

Ma la nuova generazione 
della gerarchia, meno legata 
delle precedentt ai contrast! 
con lo Stato socialista, sta 
sviluppando la sua azione mo 
dernizzatnee. E' proprio a lo
ro che si deve lo sviluppo del 
dialogo con i marxisti e Vol 
terta agli intellettuali iugosla 
vi di tribune libere sui gior 
nali cattolici. 

Questi giornali hanno recen-
temente pubblicato articoli di 
Togliatti. Longo e con mag-
giore ampiezza traduzioni di 
articoli e saggi di Roger Ga-
raudy. Un caso tra i tantt 
per illustrare il processo in 
corso. Alcune settimane fa. 
uno studioso marxista. su in 
vito del Vescovo del luogo, 
ha tenuto una conterenza par 
lando dal pulpito della Chie 
sa Lo studioso e autore dl 
una ricerca sui pensiero e la 
opera di un vescovo dalmata 
eretico del XVII secolo (un 
caso analogo a quello di Gior
dano Bruno). 

La splnta maggiore viene da 
alcuni studiosi di teologia di 
Zagabria e di Lubiana che 
mettono sempre piii in rilie-
vo, per cib che riguarda il 
dialogo, il fatto che a tutte le 
cose che hanno qualita deb
bono incontrarsi », e che «t an
che nei marxismo sono pre-
senti valori umani». 

Si pud dire concretamente 
e lo confermano i membri 
della Commissione federate 
per le questioni religiose, che 
dopo la firma del Protocollo 
i contrasti di natura pratica 
non sono andati al di la del
la normale amministrazione 

Tutto bene quindi? Al con 
trario. Problemi ne esistono 
e durante il periodo della col 
laborazione ne sono maturati 
altri proprio perchi il campo 
dei rapporti Stato Chiesa e la 
sua detinizione sono un terre 
no abbastama nuovo nell'espe-
rienza dl una societd sociali
sta. II fatto e che risulta dif 
ficile nella realta delimitare 
a priori il confine tra la fe
de e I'impegno politico; e di 
questa difficolta. piii di natu
ra teorica che pratica, sono 
motto coscienti i compagni 
jugoslavi 

Durante un recente semtna 
rto di studt sui problema dei 
rapporti Chiesa e politica net 
la societa socialista, svoltosi 
per iniziativa del CC della le
go dei Comumstt croati (la 
Croazia e la regtone dove mag 
ffiore e il concentramento dei 
cattolici) e della Facolta di 
scienze politiche di Zagabria, 
sono stati posti alcuni tmpor-
tanti interrogativi proprio su 
questo argomento. 

Difatti, se la societa socia
lista si oppone categoricamen-
te ad una concezione della 
Chiesa come istituzione politi
ca, come essa deve interpre-
tare I'impegno politico della 
Chiesa cattolica contempora-
nea tendente a risolvere i gra 
vi problemi mondiall, della 
guerra e della pace, dei con 
jlitti razziali. della fame, ecc? 
Come si possono appoggiare 
sui piano internazionale que
ste tniziative e volere sui pia 
no interno confinare Vattivt 
ta della Chiesa tn un setto 
re puramente privato? 

E infine, che cosa signtft-
ca in concreto I'affermazione 
che la Chiesa non ha il di-
ritto di ingerirsi negli affan 
di ordine economico. sociale 
e politico? 

I compagni jugoslavi suno 
consci dell 'importanza e della 
delicatezza di questi proble 
mi, della loro novita, e per 
questo il dibattito e in corso 
per arrivare ad una loro so 
luzione. 

Me ne sono reso conto nei 
colloqut avutt con alcuni mem 
brt della Commissione Fede 
rale per le questioni religto 
se, dalla lettura dt alcuni ar 
ticoli apparsi tn questi gior 
ni sulla stampa e dalla lettu 
ra degli attt del Convegno d> 
Zagabria In concreto in Ju 
goslatna si nsponde a questi 
interrogativi alfermando che 
non si pud negare ta pnsiti 
citd dell'azione svolta in que 
sti ulttmi tempi dalla Chiesa 
cattolica sui piano mlernazio 
nale m favore della soluzione 
di molti dei problemi che in 
teressano t'umamta Nelto 
stesso tempo, sui piano tn 
terno, si considerano impor-
tantt gli sforzt che essa com 
pie per conciliare sempre piii 
i rapporti tra le diverse co 
munita religiose esistentt m 
Jugoslavia (ortodossa, musul-
mana, cattolica) e t suoi sfor 
zt per favorire la soluzione d> 
molteplici questtoni dt natu 
ra sociale 

Nei pensiero dei compagni 
jugoslavi la partecipazione del 
la Chiesa alia soluzione dei 
problemi dt ordine economt 
co. sociale e politico e com 
prensibtle se U suo obtetltvo 
finale non e quello di after-
mazione del principio della 

possibilita di un suo niolo 
politico, d quindi assolutumen-
te necessario conoscere le cau
se che suno all'origine di tni
ziative in questo campo Ma 
il fatto e che questa non e 
una cosa sempre facile a ri-
solversi. perche se si ammet 
te la possibilita di un'aztone 
delta Chiesa nella <n)luzione 
(let problemi socio econamtci 
risulta poi difficile del mire 
i limiti al dt Id dei quail la 
sua attivita perde il suo ea 
rattere religioso e st specifi
ca in attivita jmlitica {.yuan-
do cioe le convinzioni religio
se si trasformano m convin
zioni politiche e viceversa: 
perchd ovrmmente ogni que 
stione economica, culturale e 
sociale e nello stesso tempo 
una questione politica 

11 punto essenztale. pensa 
no i compagni luaosluvi. a 
questo proposito, e di stinere 
se t teileli. in quanto uirt'vi 
dui. la ('fuesa in quanto istt 
tuzione trattatio queste que 
stiont collocandosi dai punto 
dl vista di qttalsiast cittadi-
no della cotleltivita che ha m 
teresse a che la societd di 
cui fa parte regoli questi pro
blemi il piit presto possibt-
le, net migliore dei modi, o 
se al contrario il loro scopo 
e quello di separarst dalla col-
lettivitd per arrivare a deji-
nire dei nuovi obiettivi poll 
tici distinti per opporsi cosi 
all'intera societd. E net caso 
jugoslavo, della societd socia
lista. 

E' certo che i ven moven-
ti che sono all'origine dt qual-
siasi azione non sono sem
pre di facile individuazume. 
Per questo si citano esempi 
concreti Nella situazione po 
littca jugoslava, una imjior 
tanza particolare viene attn 
buita all'attivitd della Chiesa 
nei rapjiorti tra le nnzionali 
td. Anche se non si pud idea 
tificare schematicamente il 
sentimento religioso e il sen 
timento nazionale, e Inconte
stable che nella realta socia 
le e nella storia jugoslava la 
reitgione ha gtocato un ruolo 
diverso da quello che essa 
ha svolto in molte altre co 
munitd nazionali e multma 
zionali In alcune zone piii che 
ad altre caratterisliche. si fa 
ricorso all'appartenenza reli 
giosa per dtsfwguere. ad esem 
pio, i serbi fortodossi) dai 
croati (cattolici) 

Oggi la tendenza ecument-
ca permette che alcuni erro-
ri del passato comptuti dat 
cattolici di questo paese sta 
no eliminati, enntrtbuendo co 
s) al riavvictnamento dei te-
deli di diverse religtont e 
membri di diverse nazionali 
td che comjjongono la Jugo
slavia 

Questo e un caso tn cut la 
attivita religiosa non entra in 
contraddizione con gli obiet
tivi della societd socialista (il 
processo unitano): ma al con
trario contribuisce alia loro 
realizzazione, ed e uno dei tan
tt motivi che giustificano ti 
dialogo e lo sviluppo dei rap
porti tra marxisti e cattolici. 
Esso pub e deve amplujrii 
ha sostenuto recentemente il 
relatore del Convegno di Za 
gabria Ante Flamengo. e so 
prattutto: a) nei seno della 
Chiesa Cattolica per rimedui 
re alle conseguenze negative 
di una struttura gerarchica 
che non permette I'isolamen 
to dei gruppi che st pronun-
ciano contro la democratizza-
ztone e per Vegemonm ideo 
logica dei cattolici. b) nei se
no dei partitt della classe ope 
rata che accusano anch'exsi 
una tendenza molto forte al 
la egemonia e al monopolio 
tdeofogico. c) perche un dta 
logo aperto e franco tra mar-
rtsti e cnstuini per la ricerca 
di un linguaggio comune per 
regolare numerose questioni 
sociali. e di importanza vita-
le sia per la classe operata 
che per la Chiesa cattolica 

Secondo Flamengo esiste 
una correlazione molto stret-
ta tra il dibattito in seno al
ia Chiesa e all interno dei Par
titt comumstt e lo sviluppo 
dei rapporti tra cnstiant e 
marxisti L'applicaztone con 
seguente dt questi metodi. da 
parte di tutti. e la ctmdizio 
ne essenziale per qualsiasi 
dialogo pratico e stneero tra 
cattolici e marxisti Per am 
vare a questo t compigm tu 
goslaxn hanno rwftermato ul 
timamente che • essi com 
prendono pertettamente che 
non tutti possono avere le 
medestme opimom, ne sulle 
conceztoni ideologiche tonaa 
mentali. ne sui mezzi specift 
ci per regolare le questioni 
vitalt e concrete Un ma**imo 
dt tolleranza nei caso at co 
scienza e ta condizume mdt 
spensabtle perche uomim che 
hanno conceztoni diverse col 
labonno tnsieme pet la edift 
caztone della comunttti socta 
le dt cut tanno parte». 

Franco Petron* 


