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II calvario dei profughi e la scelta dei «fidayin» 

I PALESTINESI 
Una giornalisfa francese, ebrea, traccia il ritratto di un popo-

lo che si rifiufa di sparire — Dialogo con gli uomini di Al Fath 

Un significativo presepio di contesfazione allestito nella chiesa di San Ciro ad Avellino 

«5i strive Natale, silegge Ale magna» 
ima 

Questa scritta campeggia nella chiesa accanto ad una scarna grotta di Betlemme sormontata da pannelli che denun-

ciano la fame del mondo, la violenza della guerra, lo spreco della societa dei consumi - A colloquio con il parroco 

Un campo di profughi palestinese 

Da quantlo, un anno e 
mezzo fa, l 'aggressione israe-
Iiana ai paesi arabi nc ha 
ingigantito i termini, la que-
stione palestinese si e dram-
maticamente riproposta al-
l'attenzione gcnerale. Si e 
guardato ad essa, dapprima, 
con sentimenti prevalente-
inente umanitari , o come ad 
una delle « voci » nell'equa-
zione della pace. Ora, gli 
ultimi sviluppi, e in parti-
colare il consolidamento e i 
successi della guerriglia, im-
pongono alia « sinistra » eu-
ropea un niutamento di ot-
tica: quello palestinese non 
e soltanto il dramma di un 
popolo che si rifiuta di « spa
r i re » dalla carta geografi-
ca e dalla storia; e anche 
un problema, un ancllo — 
forse uno degli anclli deci-
sivi — della rivoluzione ncl 
Medio Oriente. 

Hanno 
ragione 

E' con questa ottica che 
Ania Francos, giornalista, 
gia autrice di interessanti 
testimonianze sull ' Algeria. 
su Cuba e sulla lotta dei 
negri sudafricani. ha visto 
il problema in una serie di 
reportages svolti prima, du
rante e dopo la • guerra dei 
sei giorni », ed e in questa 
chiave che ella ha tracciato, 
sulla base di decine di in-
contri e di discussioni avu-
te nei campi di profughi a 
Gaza, nel Libano, in Siria 
e in Giordania, nelle capi-
tali arabe e nolle sedi dei 
« commandos », un interes-
sante r i t ra t to (« Les Palesti
nians », Jull iard, 318 pagine, 
f. 20, 70) del popolo esule. 
I! „uo non e, ella a w e r t e 
gia neH'introduzione, « un 
dossier imparziale, che fac-
cia parti eguali agli oppres-
si e agli oppressor!», ma 
un'opcra « di par te », dctta-
ta da simpatia dichiarata per 
la caiu-a dei palestinesi e 
dall ' intcnto di « spiegare ai 
lettori perche e.ssi combatto-
no oggi con le armi in pu-
gno e perche io ritcngo che 
abbiano ragione di farlo •. 

A sot tohneare la chiarez-
za di questa presa di posi-
zione sono alcuni dati pcr-
>ona!i. Ania Francos, nata a 
Parigi all'inizio dell*uItimo 
conflitto, e infatti cbrea 
« nel senso hitleriano del 
termine > c la sua famiglia 
originaria dell 'Europa orien-
tale, e perita ad Auschwitz. 
Ma queste ongini « non han
no mai avuto molto senso » 
per lei; l ' impcgno che la sua 
espenenza le detta non e 
« ebraico » ma internaziona-
lisla. II sionismo nassume ai 
suoi occhi « tut to cio che mi 
fa orrore : un nazionalismo 
mitico e insensato, eret to a 
cinismo politico *. Percio el
la « nega ai d ingent i israe-
hani il dirit to di parlare a 
nome di quei morti e di ser-
virsi delle loro ceneri per 
giust'ficare un'impresa sem-
pre pid sinistra ». 

Nella prima parte del suo 
lihro, l 'aulrice ha r iscntto, 
ampli3to e arricchito la sua 
inchiesta del '66, che ap-
pa r \ e a suo tempo su Jeune 
Ajriquc e alia quale gli even-
ti dcll 'estate successiva con-
tribuirono a dare risonanza. 
E', da una parte, la subu-
mana condizione dei profu
ghi, decimati e umiliati dal
la sottoabmentazione e rial-
la tubereolosi dietro il filo 
tpinato che li divide dalla 

palria perduta, nell* ansia 
inestinguibile del • ritorno ». 
Sono, dall 'altra, il legatne 
sempre vivo dei giovani con 
la causa della rivoluzione 
araba, i loro sogni. le loro 
idee. Dalla loro viva voce 
si ha la ricostruzione delle 
tappe fondamentali della so-
praffazione sionista, tra il 
'17 e il '48, e del tradimen-
to consumato, ai danni del
la causa nazionale, dalla 
reazione araba, pronta ad 
allearsi all 'ingerenza stra-
niera per garantire i suoi 
interessi di classe. Ricorro-
no con insistenza gli echi di 
esempi esaltanti: l'AIgeria, 
Cuba, il Vietnam. La riscos-
sa vuol essere anche rivolu
zione, socialismo. 

Tra le idee e la realta, il 
fossato e. tuttavia, profon-
do. Sul versanto egiziano e 
libanese, i profughi hanno 
ora un'organizzazione. l'OLP, 
che e pero frutto di una 
« concessione » dall'alto as-
sai piu che di una libera 
scelta e nel cui seno curio-
samente si riproducono ana-
cronistiche gerarchie e stra-
tificazione politico-sociali: al 
vertice, il « borghese » Sciu-
keiri, demagogo e politicnn-
te « tu t to fa re» ; in mezzo, 
dei notabili; alia base, qua-
dri piu o mono consapevoli 
della serieta di questi limi-
ti, ma decisi ad utilizzare i 
mezzi disponibili per resti-
tuire una voce alia causa 
nazionale e farla uscire dal-
l'oblio. E' chiaro, comunque 
— e questa eonsapevolezza 
ha anche riflessi aspramen-
te polemici. che l'aiitrice 
sembra a tratti voler far pro-
pri, nei confronti degli sta-
tisti arabi — che la parola 
liberazione e destinata a re-
stare per un tempo impre-
vedibile nulla piu che un 
simbolo e una bandiera. Sul 
versante giordano. Al Fath 
si batte su due frontr con-
tro gli israeliani e contro la 
pesante per.->ecuzione di Hu-.-
sein. Alia frontiera siriana. 

sulle alture di Golan, vi sono 
soldati regolari e civili ar-

! mati che vegliano. Ma, an
che qui, un'esperienza or-
mai ventennale non lascia 
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t n : ia prospettiva non c 
quclla dell ' attacco, bensi 
quella della difesa contro 
respansionisino, solidaniente 
armato. dei coloni-soldati 
della valle. 

Riflesso 
infantile 

Come accade, allora. che 
la realta dei rapporti di for-
za possa essere eclissata, nel 
maggio e nel giugno suc
cessive dall'euforia di uno 
scontro cui non si e nrepa-
rati e che e I 'awersario ad 
imporre? Anche a Damasco, 
dove la guerra ha sorpreso 
la Francos, ci si fanno delle 
illusioni. E tra i palestinesi 
c'e « un riflesso infantile, 
un po' come quei bambini 
che a Gaza disegnavano dei 
giganteschi fidayin, in atto 
di trasportarli al di la del 
filo spinato, su un tappeto 
magico, verso ia Palestina 
liberata ». « La gente — le 
donne soprattutto — si ve-
devano gia di ritorno nelle 
loro case, nei loro villaggi, 
sui loro campi; ma se si 
chiedeva loro come avreb-
bero recuperato tutto cio, 
vi guardavano stupiti: era la 
guerra. la si sarebbe vinta, 
dal momento che la radio 
lo diceva, lo gridava, lo 
cantava; ma organizzarsi per 
combattere, o almeno per 
difendcrsi, era superfluo ». 
E' il paradosso di questa 
guerra, che vede rincorrersi 
sulle onde delle radio ara
be propositi di minaccia del 
tut to platonici. mentre « dal
la radio di Israelc, che, al 
contrario. realmente si bat
te, uccide e brucia col na
palm, si diffonde musiea dol-
ce e nostalgica ». 

II discorso — un di.-corso 
fraterno tra la ychndia che 
vicne come compagna di lot

ta e uomini che hanno me-
ditato iino in fondc, sulla 
base delFesperienza vecchia 
e nuova, la loro scelta — 
riprende nel gennaio del 
'68, in una delle basi se-
grete di Al Fath. Gli inter-
locutori sono degli arabi 
« diversi ». La loro rottura 
col passato e totale. E* rot
tura con l'equivoco che fa-
ceva dipendere la vittoria 
della autodecisione palesti
nese da una vittoria militn 
re degli Stati arabi sullo 
Stato sionista; e rottura col 
« folklore » delle frasi belli
cose fine a se stesse; c rot
tura con gli atteggiamenti di 
sospettosa autosuflicienza-
C'e ora una fcrma decisione 
di prendere nolle proprie 
mani il proprio destino, ma 
anche un* apertura nuova 
verso il movirnento rivolu-
zionario internazionale, che 
si riflette in un « bombarda-
mento di domande » sulle 
esperienze di questi anni in 
ogni parte del mondo. 

l 'n solo avversano: il sio
nismo. In esso si ravvisa. da 
una parte, la radice del con
flitto storico tra arabi ed 
ebrei in Palestina e I'osta-
colo assurdo ad una soluzio 
ne compatibile con i princi-
pi e le realta del mondo 
moderno; daU'altra. 1'anello 
di congiunzione tra 1'espan-
sionismo, non soltanto mili-
tare , israeliano e i gruppi 

statunitensi intoressati al 
controllo del Medio Oriente. 
Ne deriva una distinzione 
netta tra soluzione del con
flitto tra Stati e sbocchi del
la lotta popolare di libera
zione. 

Cid non significa, pero, 
che i fidayin non si pong.-Mio 
una prospettiva politica. Co
me dice Abu Ahmed, uno 
di loro: « Una guerra terini 
na sempre con dei negoziati 
Dei negoziati tra palestinesi 
e israeliani. nun tra paesi 
arabi e Israele... Noi non ne-
goziereino senza aver prima 
modificato a nostro favore 
il rapporto di forze; allora 
si potni parlare di ritorno 
dei profughi. di indennizzi. 
di rapporti tra le comunita 
secondo principi democrati-
ci. poi delle forme di go 
verno. Tutto si pud discute-
re. Allora costruiremo in 
Palestina uno Stato sociali 
sta c democratico, con tutti 
i suoi cittadini, quali che 
siano le loro origini, e il 
volto del Medio Oriente sa 
ra cambiato ». A questi pro 
positi. I'autricc aggitinge sol 
tanto un augurio: quello che 
Ia lotta per una vera autode
cisione in Palestina non sia 
lotta «tra arabi ed ebrei ». 
ma lotta « dei rivoluzionari 
palestinesi arabi ed ebrei ». 

Dal nostro inviato 
AVELLINO. 6 

I Re Magi non sono arriva-
ti oggi. con il loro carico di 
oro, incenso e niirra, al ca-
ivinnone del prese|>e allestito 
iK'lhi chiesa di San Ciro. e non 
sono arrivnti nemmeno in 
qiK'llo della chiesa di Santa 
Maria di Costnntinopoli. So
no due templi oho si trovnno 
ai capi opposti della cittii: 
uno al viale dei Platani. zona 
di nuovo in^'di.imento re^i-
denziale: 1'altro. givi in fon-
do. nel quartiere <li S. Antonio 
Abate, una zona di antiche 
c.itarvcchie. abitate in gran 
Pvirto da povera gente. I Ro 
Magi, in questi due preNepi 
mm ci ^orio; come non ci so 
no i pastori Nan ci sono nem 
mono hi madonna e san Giu 
seppe. 

( « Ix'npiMisanti » sono scan-
dali/z,iti I^i gente accorre in 
curiosita e interessata. I>a po 
lizia si orcupa di cxiloro che 
hanno fatto ^ scomparire » le 
tradizionali figure del pre-
sepe- il parroco di San Ciro. 
don Grella (3H anni. msegriaii-

te di religione al liceo scien-
tifico), il francescano padre 
Pio (.'il anni docente di filo-
sofia), un centinaio di giova-
ni. studenM. opt'rai, professio 
nisti. impieg.iti. non tutti cat 
tolici praticanti e miiiUuui. i 
quali compongono la i conni 
nita » che si raccoglie intoriui 
alia parrocchia. 

Sono gli stesTi giovanj che 
— mentre a Marina di Pietra 
santa altri loro coetane: ->i 
allineavano davanti alia ' Bus 
sola » — sj sono seduti sul 
corso di Avellino. blocc.indo il 
traffico natnh/io o n carU-lh 
che dicevano t No al Natale 
dei consumi •». < No al Natale 
borghese »; gli .stes-,i giovani 
che domenica si riuniranno 
intorno ad una coppia di spa 
si (hii e medico) i quali parti-
ranno per il Kenia come mis 
sionari laici. e consogneranno 
ad essi medicinali e viveri 
ptir aiutare la gente di laggiu: 
gli stessi giovani clve. a Nata
le. sono andati in Alta Irpi-
nia a prendere diretto contat* 
to con la |H)|>ilazioiie piu mi 
sera del Mez/ogiorno. a stu 

diarne i problcmi, a rapirne 
la realta 

Che hanno fatto. ora, que 
sti giovani? Hanno allestito 
in chiesa. sotto la guida di don 
Grella. un prcsepe che ha 
come protagonista il mondo 
di oggi coci come e: in un in 
cavo della parete bianca. ada 
giato su un nuicchietto di pa 
glia. solo il bambin Ge-u: 
Derpendicolarmente a questa 
scarna i grotta di Betlemme », 
tre pannelli a doppia facci.ita. 
retti da tubi Innocenti Nien-
te altro Ma le inunagini dei 
pannelli hanno turbato i ben 
pen->iinti s<)no una serie di 
c<>U(i<H'< elh' denunriano la fa 
me del nmodo d! Biafra Tin-
di.i. I Alta Irpinia. la Sarde-
gna). la \ iolen/.i della guer 
ra (con I'immaginc di un par-

I tigiann vietnamita traicmatn 
\ ia di due mariin"-). le con 
traddi/ioni del sistema in cui 
viviamo (da un lato le barac-
che. dall'altro Io spreco della 
societa dei consumi). 

NcU'ampia chiesa dallt- |>a 
reti completamcnte spoglie. 
bi.mche di c.ilce. la demincia 

c n n i O POli lO Uno scorcio del presepio di contestazione nella chiesa di San Ciro ad Avellino 

Oggi a Roma ('assembled degli studiosi di psicologia 

Si svolgera al Cairo 

dai 25 al 28 gennaio 

45 Paesi al Congresso per 

Tappoggio ai popoli arabi 
IL CAIRO, fi 

il sreonrto - Coneros«o 
rr.'>-.c113> per I'appojrpi-) ai 
pnpi' i arabi - «i r.-:r, r.1 al 
Ca:rr> dal 25 a I 23 ci-r,r.a:o 
prcissirrii. II lavorn prep ira -
tor.o fi orr-.a: oorrp^' .To-
art p « o lri:i: o p.ir:orip.To 
rappre-«en'anri di or^ani/z-i-
7ion-. ri. ih pic^i II Cor.5rc«-
<n «i propor.c rti p o n a r e 
avan'i la c.irripacr.a di mn-
hilitazione dell'opinionp pub-
h'tca rr.nndi.i> * totrocr.o 
d<M din'.ti dPCli irahi in 
Pales:in.i che vor.no -.rr.po-
<ttaT.i ne; prirr.n concrr^-o 
terii in«. r.el \'."~ a N a o v i 
ne'ihi 

I_a ^opreTona conoralo do] 
cnrr.iT.-,to or£rar.iZ7a:oro — 
dirella da Khalod M.ihied-
ri.n — ha dlramr/.^ v:r.a P":-
rai l-«ta dol tnoTinri .lol m -
m;lato patrocmatoro. rhe 
comprendc n j m c r o j o pcr«o. 
nalnA inclesi . franrcsi. bcl-
Rhe. italiane e di altri paoji 
Fra R\\ altri fanno p a n e 
del Cornltato 

Krishna Menon ( f t mtnl-
*lro Arl>* Dlfr^a drl l ' IndUt, 
Arnold J. To> nhee (storico) , 

Valentlna Terrsknva, <en. 
Simonr Gatlo . on. I ucio 
Lu/za l to , on. I elio IH*so, 
prof Rjnucrio Hi.inchi-Hin-
dtnelll . *tr John C. n . Rich
mond (profrs*ore unUersi-
L»nn. rx d ip lomai l fo ) . f h i l -
stopher P. Ma* hew (drpu-
caio UhurKta) . A^oMino 
Nolo (prr*ldcnle del M P I . \ , 
.Angola), I.oui* Terronoire 
( rx mlnKtro francrsr. de-
putato tollltTa j | | \ n r m 
hlea nazionale) . prof pier-
re Cot ( f t minlMro france
s e ) . Robert O. V Huron (ex 
mlnl i lro franre^e), Oeorees 
Montaron (dlretlore dl • T>-
molrnaee rhret l en • ) . Fd-
mond M;rhe!et (depota io 
eollUta. ex mlnlstrot . a»rv. 
Joe Vordmann (secrelarlo 
een. deU'A\sorlazlone inter
nazionale Kiurl«ti d^mocra-
t lr l ) . Michel Foot (depata-
to lahurlsta al C 'manl ) , 
\ n t h n n y Nutt ing ( ex mlnl-
stro ln;le«e delta Dlfeta) , 
Alfred Callvls (depntato %o-
claldemocratlro alia Came
ra be lca ) . Slrlmavo Banda-
ran.xlke ( ex prlmo mintstro 
dl T e f l o n ) . 

Come si diventa psicologi? 
II problema non e quello di reperire i tremila ricercatori necessari oggi in Italia ma quello 

di formare una coscienza professionale in una prospettiva di autonomia 

Si ap re oggi p resso la 
sede del Consiglio naziona
le delle Ricerche, al piaz-
zale delle Scienze, l 'assem 
blea di tu t t i gli psicologi 
italiani. Al pos to del VI 
Congresso nazionale, dun-
que, rmnione assembleare . 
E ' prevalsa la tesi di chi 
richiedeva una discussjone 
radicale dei p roblemi che 
la psicologia, come scienza 
e come is t i tu to cu l tu ra le si 
t rova oggi ad affrontare . 
P r ima di tu t to quello del-
l 'autonomia e della funzio-
ne della S I P S (Societa ita-
l iana di Psicologia scien-
tifica) en t r ambe i n e n n a t e 
dal fatto che per organiz-
zare lo s tesso congresso 
nazionale si dovesse r icor 
re re da una pa r t e al ia col 
laborazione del l 'ENPI . un 
en te che non ha mai reso 
conto della validita scien 
tifica di migliaia di esami 
psicologlci e che si muove 
con Ieggerezza e carenze 
assai gravi, come d imos t r a 
la s tessa vicenda relat iva 
alia costi tuzione — con al
meno vent 'anni di r i t a rdo 
— di un « C e n t r o di s tu 
di e rgonomic i» fat to per 
p r cmuove re una r icerca in-
te rd isc iphnare sulla preven-
zione degli infer tuni ; dal-
l 'ai tra invece al l ' in tervenio 
di molt i ora tor i s t ranier i 
con lo scopo inconfessato 
di e ludere p ropr io quei pro
blem! che l 'at tuale asse t to 
economico-sociale p r o p o n e 
alio psicologo in I tal ia, 
quelio della defimzione del 

suo ruolo. della sua « qua-
iificazione » cu l tura le , degli 
s t rumen t i di formazione in-
tellettuale e professionale 
e di quelli d 'analisi e di 
in tervento. e. n a t u r a l m e n t e , 
de! m o d o di g^stire que
sti s t rumen t i . 

Cosi come e da c h i a n r e 
anche il s;gnificato dell'au-
t o n t a n s m o e della gerar-
chia che regnano nei la So
cieta di Psicologia, denun-
ciato, t ra 1'altro, dal la as
sembles degli s tuden t i del-
l ' l s t i tu to di psicologia di 
Firenze. Infat t i , come si di
venta psicologi, oggi, in Ita
lia? Si pu6 af fe rmare sen
za t imore di esagerazione 
che fino a poco t e m p o fa 
psicologi non si d iventava 
m a ci si i m p r o w i s a v a . E r a 
sufficiente leggere alcuni h-
b n di psicologia. avere ac-
quisi to un p o ' di pra t ica , 
essere dotat i di una cer ta 
capaci ta di iniziativa e di 
intuizione, e di fat to si era 
psicologi. Prevaleva insom-
m a nel c a m p o della psico
logia il c r i ter io della pre-
parazione au tod ida t t i ca che 
come tale rivelava i pro-
p n hmit i nella discriminan-
te di classe; la psicologia 
infatti era monopol io delle 
classi medio e piccolo-bor-
ghesi. Da esse venivano 
fuori i « c u l t o r i » . 1 quali 
spesso, non essendo a con-
ta t to con la real ta del mon
do c i rcos tante , facevano 
una psicologia pr iva di 
qualsiasi con tenuto , incapa-
ce di qualsiasi appo r to con-

cre to e costrut t ivo alia so
luzione di veri p roblemi : 
e c.;i « improvvisa tor i ». 1 
quali si avvalevano della 
loro abihth dialett ica per 
« b u t t a r fumo negh orchi 
della gente ». secondo l'opi-
nione corrente . 

Si aveva in definitiva la 
visione di una psirologia 
che ancora non si e ra stac-
cata radica lmente dalla fa-
se p re i s tonca e p resnen-
tifica, che andava avanti 
per tentativi ed e r r o n . sen 
za una s i s temanca lmposta-
zione dei propr i p roblemi ; 
i pochi sforzi fatti pe r dar-
le un di r i t to di ci t tadinan-
za nel mondo delle scien
ze e rano isolati e spora-
dici, b a ^ t i piii su inizia 
tive individual! che di 
gruppo. 

Oggi esistono invece le 
scuole di specializ7azione 
in psicologia che hanno il 
compi to di fo rmare i nuo-
vi psicologi. Esse , con tut t i 
i l imiti delle si tuazioni ac-
cademiche, hanno avuto il 
m e n t o di fornire il p n m o 
nucleo di preparaz ione teo-
rica s is temat ica Per6 que 
sto non e sufficionie a for
mare uno psicologo, a for-
nirgli una coscienza pro
fessionale e degli idonei 
s t rument i di lavoro sopra-
tu t to in una s i tuazione co-
si rad ica lmente carat teriz-
zata dal confli t to fra le 
classi e dalla t r emenda re-
sponsabi l i ta che ques ta real
ta Impone alio psicologo. 

II r i su l ta to e s t a to che sul 
p iano pra t ico ques te scuo 
le si sono nve la te fallimen-
tar i ; esse hanno IT esso mol-
t re in evidenza come la 
psicologia accademica sia 
anche fuori t empo, non in 
grado . cioe. di r i spondere 
alle esigenze future della 
societa. 

Se infatti d i a m o uno 
sguardo anche superficia-
le alle s t r u t t u r e che preve-
dono nel loro in te rno uno 
psicologo dalla scuola alio 
ospedale ps ichia t r ieo. dai 
c e n t n dell 'ONMI alle v a n e 
isti tuzioni previdenziah ed 
ass is tenziah ed ai c e n t n 
per ragazzi subnormal] , ci 
accorg iamo che il proble
m a della formazione pro
fessionale e del ruolo del-
'o psicologo nella societa 
odierna e p n o r i t a n o n-
spe t to a tu t t i gli al tr i . 

II quest i to di fondo non 
e dunque a nos t ro m o d o 
di vedere dove reper i re gli 
o l t re 3.000 psicologi neees 
sar i a c o p n r e il fabbiso-
gno nazionale, bensi quel 
lo di come formare una 
coscienza professionale in 
uno psicologo lmpegnato 
su diversi fronti operat ivi 
ma che si devono integra-
re tut t i in una prospett i
va di autoresponsabilizza-
zione e di au tonomia dl 
r icerca. 

Occorre per ques to crea-
re una nuova si tuazione dl 
s tud io e di lavoro asse-
gnando alle scuole di spe
ciality compi t : di yxMiezio-

namen to . Questa nuova si
tuazione e s ta ta mtravis ta 
sia dal movirnento studen-
tesco che fa capo aila scuo
la di Speciahzzazione di 
Psicologia deIlXTmversita di 
S t^ to di M:lano che da 
quello che fa capo all 'Isti-
t u to di Psicologia di Firen
ze nella costi tuzione di una 
vera e p ropr ia facoltk di 
psicologia cons idera ta co
me pr imo nucleo per un di-
par t imento d: scienze psi-
cologiche. 

Una facolta di psicologia 
deve essere anz i tu t to scien-
tifica con alle spalle strut
tu re concre te ( l abo ra ton , 
cliniche, centr i di ricerca, 
ecc.) di lavoro; deve gode-
re di un alto livello di au
tonomia e di funzionalita 
sia sul p iano amminis t ra-
tivo che su quello scienti
fic©. in modo che gli stu
denti possano giocare un 
ruolo responsabi le nella ge-
stione amminis t ra t iva , nel
la scelta e formula2ione dei 
piani di s tudio; essa inol-
t re deve essere lir.pronta-
ta a due cr i ter i organizza-
tivi di base, che devono ga
ran t i re una s e n a e rigoro-
sa preparazione e nello 
s tesso tempo cont r ibu i re a 
c reare nello s tuden te un 
nuovo modo di vedere e 
concepire il m o n d o del la
voro e quello dello s tudio: 
lo insegnamento interdisci-
pl inare ed il lavoro dl 
gruppo. 

Giuseppe De Luca 

di questi pannelli e aspra nel 
la sua scarna semplicita. vio 
lent a. immediata: piu di quan-
to non sin quella espressa del-
laltro presepe nell'antiea 
chiesa di Santa Maria di Co 
sUintinopoh. dove il mondo 
che circonda il Natale e de-
scritto con una serie di carri 
armati di=locati nelle rone che 
sono tuttora focolai <ii guerra 
e di conflitti armati. 

t Anche un aiomale inglese 
— ci dice don Michelc Grella 
— mi ha telefornto p,°r do-
mandarmi il sisinificato di 
qiH>s>to nostro presep?: >oprat-
tutto il ^isiiiific.ito della man 
caii7a della maionnn e di San 
Giu<.eppe -\vranno pon^ato a 
qualche no t̂r̂ ^ " (Jevia/ionc " 
di enrattere teo!os!teu Nient^ 
affatto: lastiando ^nlo la sta 
tuiiia del Gesi'i nella grotta. 
abbiamo inteso espnmere In 
solitudine del Cristn. die sia-
mo noi stessi. che snno i prin 
cipi di giustizia e di umaiv.ta. 
Da una parte questi principi: 
dall'altra. una realta ehe noi 
vogliamo cambiare- la realta 
descritta nei pannelli e chf 
contrasta con i principi evan 
gelici citati ». 

Come intende opera re per 
cambiare le cose questa r co 
munita » di cattolici di vario 
orientnmento politico? La do 
manda campeggia su un quar 
to pannello che e stato collo 
cato accanto al singolare pre 
sepe perche i visitatori esDri 
messoro hberamente il loro 
giudizio Adesso il car'ello e 
fitto di frasi. alctine di ?.p 
prez?amento. altre di irritata 
<lep!orn7.innc * Stiamo speri 
nientando — risponde don Mi 
chele Grella — e non sappia 
mo dove arrivcemo. Per ora. 
stiamo tentando forme nuove 
di assistenza alle famiglie piu 
indigenti. ma soprattutto pro 
muoviamo dibattiti aperti a 
tutti. senza preclusioni di ca-
rnitere politico. Vopliamo Tar 
maturare. in un sempre piu 
largo strato di gente. soprat 
tutto tra i giovani. una co 
scienza nuova. basata sull.i 
coerenza tra i valori che pre-
dichiamo e Ia vita reale. Que 
sta coerenza. oggi. non c'e a 

Parliamo di don Mazzi c 
dell'I^olotto Per il parroco 
di San Ciro. quello e un esem 
pio valido. che trova la sua 
convinta adesione. Ad Avelli . 
no. pero. la Curia lascia fare: 
il vescovo nuovo. subentrato 
a quello dimes=osi per limiti 
di et.i. e informato di tutto e 
uoo si oppone: non si e oppi 
sto nemmeno alle « messe per 
i giovani » che si celebran i 
nella chiesa di San Ciro. co;-
raccompagnamento di canti 
della gioventu studentesca, i 
quali si richiamano agli spi-
iituals negri. 

I fermenti che comunque — 
anche se. per ora. ancora con 
fusamente — si manifestano 
negli autori doi pre>epi defi 
niti < di contestazione > dalla 
stampa « benpensante ». non 
potrebbero essere arginati in 
maniera indo'.ore nel capoluo 
go deirirpinia. una pmvincia 
che e oggi la capitale della 
mi^eria. occup.indo di nuovo 
Tultimo pos'n ru ll.i ^cala del 
rvddito indiv ldualc. 

Ojgi. gli opera; dei Grandi 
Magazzmi ^monunano g:a i 
p)mpvisi addobbi del periodo 
natali7.:o: la caccia alia c tre 
dices ima > e comoletamente 
chiu.-a. II presepe della chie 
sa di S>m Ciro resta invece 
ancora e->pi.sto. mettendo in 
mo-tra un gro~so panettone 
con la scritta: r Si s c n \ e Na 
tale, si legge Alemagna > e. 
3Ccanto. la frase del Vangc 
lo c II nov.ro parlare s:a: ?i 
si: no. no ». 

Sui mun de'.la c::ta. mtan'.o. 
compare un nvir-'f *:o arar. 
c:one de!!e ACLI: r Morcj ar 
nn. p.ii pane *. 

Ennio Simeone 

OPERE IN SEI VOLUr« i 

EDITOR! RIUNITfc 

http://vor.no
file:///nthnny
file://-/vranno
http://nov.ro

