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Carissimi fratelli , 

a cosa serve un bollettino 

come COMMIX? Ha fondamentalmente due scopi : il più 

immediato è aiutarci a conoscere e ad approfondire 

i legami a l l ' int erno della nostra Famiglia . Per 

questo vogliamo curare, col vostro contributo, la 

quantità e tempestività delle Notizie . E gli Scambi 

si propongono anche questo scopo . 

Ma c'è un altro scopo che il COMMIX 

vuol raggiungere ed è quello di aiutarci a chiari

re, approfondire , ripensare le tematiche fondamen
tali della nostra vita missionaria. A me pare c he 

ci sia bisogno in Congregazione , specie in questo 

momento di evoluzione e di crisi, di rivedere le 

ragioni, le finalità , le modalità stesse della 

vocazione missionaria . Dobbiamo imparare a lasciar 

cadere i luoghi comuni, la ripetizione di ciò che 

si sente dai più, affrontare (intellettualmente) le 

ragioni degli altri , non quelle ridicolizzate dai 

costruttori di slogan ma come sono presentate da 
loro stessi ... E ' un lavoro necessario ai fini del 

nostro lavoro e ancor più ai fini della nostra 
stessa crescita personale. Ma dobbiamo renderei 

conto che è un lavoro rischioso. Le idee non sono 
innocue . O contribuiscono allo sviluppo della vita 

o incidono contro di essa . "Ogni idea falsa finisce 

nel sangue" (Camus) . E quindi quanta cura , circo
spezione, rigore dobbiamo avere nel rivedere le 

nostre idee, tanto più che noi siamo nella posizio
ne di incidere direttamente su così tante persone. 

E' per questo che COMMIX pubblica 

sempre anche delle "Riflessioni" . Non si tratta di 

punti di vista indiscutibili . Noi non li scegliamo 
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perché siano presi senz ' altro cosi come sono ; 
speriamo solo che aiutino la riflessione , la stimo
lino a fare quel cammino che nessuno può fare al 
posto nostro . Ma data appunto la delicatezza di 

questo processo e il suo impatto sugli altri, 
occorre che di venti un processo comunitario . 

Noi vi invitiamo perciò a leggere 
anche le Riflessioni che pubblichiamo (senza farvi 

impressionare dalla diversità delle lingue) . Anzi, 
abbiamo intenzione di iniziare la pubblicazione di 

numeri unici o Quaderni, su tematiche particolarme
nte importanti e attuali (abbiamo già individuato 

alcune tematiche come i PCV, la Teologia della 
Liberazione, il prossimo Sinodo African o ecc . ) . In 
vista della pubblicazione di questi numeri a tema 
unico, speriamo di poter ridurre nei regolari 
COMMIX bimensili le pagine dedicate alle riflessio

ni. Per fare questo però occorre che cresca ~l 

contributo vostro sia come riflessione (per gli 

Scambi) sia come comunicazione di notizie. (Ancora 
non abbiamo avuto contributi dagli "incaricati 
stampa" delle varie circoscrizioni). 

Come vedete , cari Fratelli , il nostro 
Bollettino è ancora in fase di evoluzione . Esso 
sarà come voi stessi lo vorrete e lo farete, sulla 
base del vostro contributo . Noi semplicemente lo 
metteremo ~nsieme nella speranza di contribuire al 
raggiungimento dei suoi scopi: la fraternità save
riana e il miglior servizio missionario . 

Buona lettura allora e . • . ricordia
moci vicendevolmente nel la preghiera. 

Vostro cor dialmente 

fl.ttt.lÌYVv\' f )C 
Francesco Marini sx 



~IISSION IN TRE 1990s 

MICHAEL AM'I!LADOSS (Gesuita Yia.to a Tamil NadJ.< 
- India - professore all 'Istir;uto di 0tudi 
Religiosi ài Delhi~ editore della rivista 
teologica Vidyajyoti ed o~ Assistente ~e

role nella Carrpognia di Gesù) . 

In questo articolo preso da !llternat
ional Bulletin of Missionary Research~ Mi
chael Arrr:J.l,aiioss evidenzia cinque aree che 
darwuieranno la nostra seria attenzione nei 
prossimi dieci anni. 

Si tratta di : 

* Evange liz.zazione e liberazione 
* Dialogo e testimonianza 
* Testimonianza umile 
* Umanesimo spirituale 
* col~oraz.ione 

r, 'autore afferma che in Gesù ;10i abbiamo 
la sicw·ez. z.a di un nvndo nuovo e ~he il com
pito della missione è precisamem;e quello di 
rendere pr•esenti l 'ispirazione e :a potenza 
di Gt. sù e dello Spirito nel cxurmino della 
storia W7tlna. 

Every Christian is on mission, called to 
witness, i.n word and deed, to the gif t of 
God that he or she has received. But the s i 
tuation of the world in which we are will 
condition the type of witness that we ar e 
called to render . Therefore , before we go on 
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t reflect on the t asks of mission in the 
1990s, it will be good to consider briefly 
the fact or s of today's world that are rele
vant t o such a reflect ion. 

Contemporary Cba.l.lenges 

Our view of evangelizati on has been wide
ning in two directions . W e no longer think 
of a faith that does justice. We think of 
faith as a commitment that calls to action 
for the int egral liberation of the human be
ing, for salvation is not merely for the 
"soul", but for the whole htunan person (Lk. 
4: 16-21). Second , there has been a growing 
appreciation both of other religions as having 
a positive role in the divine plan of salva
tion, and of the freedom of each person' s 
conscience even in matters of religion , so 
that interreligious dialogue has become an 
integral dimension of evangelization. The 
very use of the \vord "evangeliza tion" in 
place of "mission." is i ndicative of this 
difference in perspective. 

Mission is no l onger considered as the 
work of missionaries who leave their country 
t o proclaim the gospel in s trange lands. 
Mission has its origin in the Trinity, with 
the Son and the Spirit being sent into the 
world. The whole Church, as the servant of 
this plan of God, is in mission. Moreover, 
the church seems to be in a mission situa
tion everywhere in the six continents . 

In the former mission countries, while 
the church as an institution may have been 
founded everywhere at least in a small way, 
it has not really become a local church, 
transforming the local cultures in the power 
of the Spirit . The Christian countries, be-



cause of a wave of seculari zat ion, have be
come post- Chr istian , so t hat they ar e in 
need of a second evangelizat ion. 

lt is to t his world t hat we are sent. 
Looking at mission from t hese perspectives, 

, I would .like t o point t o just five areas 
that demand our serious a t tention in the 
coming decade. 

Evangeliz.ation as Liberation 

The mos t s t riking thing about our world 
today is the poverty of the majority of hu
manity . Christ carne with the good news to 
t hese poor people. Missionaries have always 
been aware of this dimension in their work. 
Hospitals and orph~nages , schools and devel
opmental projects have always bome witness 
to Christian charity all over the world. But 
t oday we are realizing that the poor are not 
merely poor, but are made poor by unjust e
conomie a nd political structures. ( ... ) 

The word of liberation t o the poor is a t 
the same time a word of condemnation and 
prophetic challenge to the rich and the 
powerful. The division between the rich and 
the poor is not merely a problem among the 
nations, bu t also within each nation . 

Proclairning the gospel in this situation 
is to proclaim liberation - not merely eco
nomie and political, but also cultural and 
religious. These dimensions are interlinked . 
This would mean today conscientizing the 
people and helping them to or ganize themsel
ves to st:ruggle for their own liberat ion -
for the lkingdom of peace, f r eedom, fellow
ship, and. justice that God has promised for 
all peoples . 
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A Bolistic View of Mission 

In this activity of promoting j ustice and 
peace we may find in other religions allies 
rather than enemies as the event of reli
gious leaders praying together for peace in 
Assisi , in October 1986. 

Interreligious dialogue supposes the acc
eptance of the basic unity of God ' s plan in 
creation and redernption that ernbraces all 
peoples (l Tirn . 2:4; Rom. 2:6-11) . Within 
this universal plan of God we have t o arti
culat e the particular rnission of Jesus and 
of t he chur ch in leadi ng activel y t hi s divi
ne plan t o its final consllllmtation. One of 
the burning questions, old but ever new, of 
the next decade will be how do we articulate 
the universality of God's ac t ion in t he 
world and in t he particularity of God ' s in
tervention in Jesus. 

The relationship between these two mo
rnents of the hi s t ory of salvation may be 
seen in different ways . Some will see these 
rnoment s as discontinuous. If the f i rst mo
ment is seen as creation, then the two mo
ments will be opposed as natur al and super
natural. 

Others will see them as two dialectical 
rnoments of a single plan of God. The Jesus 
event is of course unique, with universal 
significance and with a decisive irnpact on 
the course of history. But this missi on is 
in continuity with the mission of the word 
through whom God made all things (see John 
1:3) . ( .•. ) The task of rnissi on is pre
cisely t o make present t he inspiration and 
power of J esus and the Spirit in the move
ment of history toward its f ulfillment. 



Dialogue atnd Witness 

Proclamation or witness that respects the 
freedom both of the individual and of God 
caiUlot but be dialogical . Cor respondingly 
the a im of dialogue i s not merely to promote 
mutual knowledge and underst anding , but also 
to witness to one' s deepest faith convi c
tions and thus provide a challenge to mu tual 
growth tmo~ard the crnmnon end, namely, God . 
Such di alogue does not suppose that all rel
igions ar1a the same or t hat every t hing is 
true . But i t demands a respect that discerns 
God ' s presence and ac tion wherever it is 
found and a humility that does not have any 
exclusive claim to God ' s t ruth and love. 

One also notices a growing opeiUless not 
only to the great religions , but also t o t he 
cosmic (popular) religions and t o the new 
religious movements. 

It is :ln such a holistic perspective of 
the plan of God for the world t hat we have 
to spell out what it reall y means t o be a 
disciple of Christ, what is the specific i 
dent ity of the chur ch and its mission in t he 
world, what is the dynamism that moves world 
his t ory in hope , in the context of the crea
tive freedom both of God and of the people. 
Such a holistic viewpoint will transcend the 
dispute t hat one reads about in missiologi
cal literature between Christocentrism and 
Theocentri sm by contemplating the Trinity, 
where there is neither center nor periphery, 
so that one does no t have to defend Christ 
by opposli1g Christ to the Father and Spirit . 
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A Humbl e Witness 

A mission t hat is respectful of this tri
nitarian myst ery will be humble . It is one 
thing to be awar e of the privilege of having 
had an experience of God ' s s elf-manifest a
tion and to bear witness t o it bodly and 
clearly. I t is anot her t hing to pretend to 
be an exclusive messenger of God and not be 
at tentive to God ' s continuing action in the 
world . 

Another reason for humilit y is the res
pect that one should have for the freedom of 
the other person. What is important is the 
relationship between God and this other -
and I am only a humble facilitator of this 
relationship. 

A Spiritual HmMni sm 

These challenges of the modern world 
will, I think, dominate the agenda of miss
ion in the 1990s. Science, while it helps us 
to discover the secrets of nature, seems to 
encourage an empirical and positivist spirit 
that promotes experiment and verification as 
the only criterion of truth, thus denying 
transcendence. 

Technology that helps us to make use of 
scientific knowledge to control nature and 
t o produce goods falls a prey t o consume
rism. When empiricism and consumerism are 
uncontrolled by human and spiritual values 
we have all the evils of modern society. 
Science and technology could be used for the 
benefit of all. But they , rather, serve t he 
pursuit of pleasure and the search for power 
and domination . 

The temptations of plenty are no t new. 
But the speed and facility of modern commu-



nications and the power of technology have 
made life a mad life rush for success so 
that families, relationships, human attitu
des, attention to the comnon good , and con
cero for ultimate values have all broken 
down . 

What i s the challenge of the good news t o 
this situation? One should avoid the t empta
tion to blame science and technology, or in
dustriali:~ation, for all these ills . They 
are tools in our hands . We have been misu
sing them. for our personal and collective 
selfish ends . The gospel , in collaboration 
with othe-r religions, can certainly promote 
a spiritual humanism. It is a humanism inso
far as it affirms the priority of human va
lues like love , freedom, fellowship, and 
peace ove-r inhuman ones like the pursuit of 
power and pleasure, exploitation, selfish
ness, the subordination of the human to the 
machine, and the subjugation of the cormnon 
good to m~rket forces. I t is spiritual inso
far as such a humanism will be authentic 
only when it is r ooted in God , in the mea
ning of l.ife and plan of salvation God has 
for each one and for humanity . 

Collaaboration in Kission 

We spoke above about mission being a rea
lity in six continents . The church is a 
small community everywhere in mission . Even 
in the so-called Cristian countries the true 
believers are in a minority . I t is in this 
new context that we should rethink the tra
ditional idea of "foreign"· missions. Today 
we would rather say that mission anywhere is 
primarily the responsibilitv of the local 
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church. But every local church being in co~ 
munion with all the other local churches , is 
also responsible for universal mission. The
refore it must be open to go ou t and help, 
when there is need, or just as a symbol of 
this communion - the catholicity of the 
church. 

This means first of all that in every 
place the church has to be really local. The 
rnissionary efforts of the recent centuries 
may have succeeded in planting the church
institution everywhere.But it has not really 
favored the emergence of the local church, 
\vhich is the incarnation of the gospel in a 
particular people, culture , and reality . 

One speaks very much about 'incultura
tion' today . But that is the task that is 
still before us. It is more difficult to in
culturate a church that is already establi
shed than to let a new local church emerge. 
But we do no t have a choice in the matter . 
The church has to become local, not only be
cause otherwise the Christians themselves 
will feel alienated from the reality of 
their lives, but also in order precisely to 
be on effective rnission in the local situa
tion. Otherwise the church will be proclai
ming a disembodied message. 

lf rnission is primarily the responsibili
ty of the local church, then cross-cultural 
mission is at the service of the local 
church. This service is not merely a help in 
need but also a witness to a different cult
ural appropriation of the gospel so that a 
living dialogue between these various appro
priations may lead to growing convergence 



and communion among the churches t hr ough mu
tual enrichment. Fr om this point of view one 
s hould t hink in terms of cr oss-cultural 
missi on not only from the North t o t he South 
and from the West t o the East, but also from 
the South t o the North and from the East t o 
the Wes t .. 

GESU ' :FURMA I SUOI DISCEPOLI 

Thi s artiaZ~ written by Card.c .M.Marti 
ni ~ has been taken f'I'Cm ''Vita Consacrata" 
magazine n. 12~ 89. 

In the first par'"t of the GospeL of St. 
Luk.e (Ch . 4- 9) we find Jesus tmining His di
seiples; and in the second part (Ch . 9- 18) 
Jesus add:ressing His diseipLes with ''hani 
worrls " 011 the ne ed of: 

* giviYV;-; up everything 
* being totaLLy abandoned to Father 's wiLL 
* and being initiated into the mystery of 

the Cr'OSS . 

The cliseipLes resist these ''hani words " 
of Jesus (cfr. Le. 9~ 45) and finà themseLves 
in a c'I'isis . 

Jesus heLps them soLve their c'I'isis by 
offe'I'ing them the Ke'I'igma (cfr. Eirmxus) . 

The diseipLe must retum continuaLLy to 
the Word of God in order to understand 
cLearLy the meaning of the Word to be 
a:nnounced. 
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Formazione a una spiritualità apostolica 

a) Formazione del cuore 

Prendiamo il Vangelo di Luca e domandia
moci : quali sono l~ fasi del processo per la 
formazione degl i apostoli al ministero della 
Parola? Mi limito ad indicare schematicamen
te i capitoli che vanno dal 4 al 18, ossia i 
c~itoli che cost ituiscono il corpo centrale 
del Vangelo di Luca. 

Li dividerò in due parti : dal cap . 4 al 
9: minis t ero svolto in Galilea; e dal c. 9 
al 18: viaggio verso Gerusalemme. 

La prima parte, .come ci mostra Gesù in 
a tto di formare i suoi apos t o li, i suoi 
evangeli zzatori? In questa prima sezione ci 
vengono presentati molt i miracoli di Gesù : 
per la precisione, dodici miracoli, suddiyi
s i in due gruppi di sei ciascuno . Questi mi
racoli ci mostrano Gesù pieno di compassione 
e di bontà, capace di comprendere tutte le 
miseri e e le soffer enze degli uomini e delle 
donne del suo tempo. Tali miracoli sono ac
compagnati dalle parole di Gesù, eh.! sono 
soprattutto parole di bontà e di misericor
dia . Potremmo definire questa prima parte 
del Vangelo di Luca come la formazione del 
cuore, la formazione dell'umanità cristiana. 

I l discepolo alla scuola di Gesù e il cr! 
s t iano alla scuola della Chiesa deve appren
der e la compassione , la sensibilit à verso 
gli altri, la capacit à di cogliere la soffe
renza della gente da cui è attorniato . 

Questo primo aspett o dell'azione formatr! 
ce di Gesù è anche il più facile da assimi-



lare: è quello che si può presentare in 
lettura ai non-credenti. Tutti vi troveranno 
le realtà su cui sono pienamente d'accordo : 
compassione, aiuto ai sofferenti, perdono vi
cendevole, misericordia. Si tratta quindi di 
formare nel battezzat o innanzitutto una spi~ 
cata sensibilità umana, che sappia esprimer
si in se·rvizi concreti prestati al prossimo 
in ogni necessità. Ecco la 'diaconia ex 
fide ' , i servizi çhe partono dalla fede : la 
dedizione a servire gli infenni e i poveri, 
la capacità di scoprire gli emarginati , di 
divenire sensibili nei confronti di chi sof
fre opprt~ssione e ingiustizia. E4 quindi la 
prima formazione umana del testimone, dello 
evangelizzatore. 

b) Formazione specifica del testimone evan

gelic<~ 

A quella testé esposta, segue la seconda 
parte del Vangelo , dal cap. 9 al 18. E' la 
parte pi~ difficile del Vangelo di Luca, 
quella clne contiene le 'parole dure ' di Ge
sù . In essa, notiamo avanti tutto una dimin~ 
zione dei suoi miracoli: ne compie solt ant o 
alcuni, ~~ quando entra in Gerusalerrane non ne 
compie addirittura neppure uno. 

Calano di numero i miracoli di Ges~, ma 
aumentane> invece l e sue parole, rivolte in 
prevalenza al ristretto gruppo dei suoi di
scepoli: Ges~ si dedica espressamente a for
mare gli evangelizzatori come tali . 

Pertanto, se abbiamo chiamato la prima 
parte di questo Vangelo formazione della pe! 
sona, del cuore umano, indicheremo la secon
da parte come formazione specifica del testi 
mone evangelico. 
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Le parole di Gesù svolgono tre temi fonda

mentali 

l) Il distacco da ogni cosa: chi non lascia 
tutto - padre , madre, figli, campi - non può 
essere mio discepolo:Chi non odia la propria 
vita non è degno di me . 

Sono parole di rigoroso sganciament o. 

2) Un tot ale abbandono al Padre. Il discepo
lo viene invitato a lasciar perdere ogni pr~ 
occupazione per la esistenza, e a riporre il 
suo presente e il suo futuro nelle mani del 
Padre, assumendosi il rischio di seguire 
Cristo. 

3) L'iniziazione al mistero della cr oce. Ge
sù comincia a parlare della "necessità" del
la passione . E' s~ questo punt o che emerge 
per i discepoli la difficoltà a seguirlo . 

Prima - possiamo dire - tutto risultava 
facile: si trattava di compiere cose che o
gni creatura umana ben educata in senso uma
nitar io farebbe vol ontariamente: servizi ca
ritativi, gesti di disponibilità , di miseri
cordia, di lavoro per la pace . Adesso invece 
si tratta di andare alla radice profonda di 
tale servizio, di adottare una integrale di
sponibilità al disegno del Padre. Ed è qui 
che si forma propriamente il testimone della 
parola di Dio. 

II. Arresto e retrocessione nel processo 

formativo 

Assist iamo ora, in questo processo forma
tivo di Gesù, ad una specie di arresto, qua
si ad un bloccaggio. I futuri evangelizzato
ri, che fino a questo punto s'eran lasciati 
guidare, adesso fanno resistenza. Luca espr! 



me con frasi molto fort i questa reazione . 

Dopo il secondo preannuncio della passio
ne (Lc9 ,44), l ' autore del terzo Vangelo an
nota: ·~ essi non compresero quest e parole; 
erano talmente oscure per loro, che non ne 
afferravano il senso e non osavano ne1TUI'leno 
interrogarlo in merito".(Lc . 9,45). Nonostag 
te la chiarezza con cui Gesù forma i suoi 
discepoli, la faccenda della croce essi non 
la capiscono. La predizione risuona nei loro 
orecchil, ma non penetra , anzi suscita in 
loro u:n sentimento di timore, attanagliati 
dal quale non a rdiscono neppure chiedere a 
Gesù che cosa voglia significare. 

E ' tm bloccaggio interiore, u:n rigetto di 
questo colloquio; bloccaggio e rigetto che 
affionmo clamorosamente nella negazione di 
Pietro .. 

Basterà ricordare qui che l ' incomprensio
ne dei discepoli persiste, a dispetto delle 
lunghe istruzioni e della convivenza con Ge
sù, come ci vien detto nei cap . da 9 a 18 e 
nell'intero Vangelo di Luca. 

"Di queste cose essi non compresero nulla 
perché troppo oscuro era per loro quel di
scorso e non intendevano le cose loro dette" 
(Le. l H, 34) . 

( ... ) 
A questo punto mi chiedo: questa cr1s1 

dell ' evangelizzazione che la comunità primi
tiva ha intensamente sentita come un momento 
di transizione nella formazione dei discepo
li, in qual modo sussiste in noi e nell'e
sperienza ordinaria della Chiesa? E in che 
rapporto s t anno con questa crisi dell ' evan
gelizzazione gli insuccessi, le illusioni, 
le amar ezze che ci fanno dir e: perché la Pa-
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rola di Dio non ha dato i suoi frut ti? Per
ché la mia azione non è stata corrisposta? 
Perché Dio non m'ha aiutato quando ho voluto 
annunziare la sua parola? Perché Dio mi ha 
abbandonato? Notiamo qui la consonanza con 
l'angoscioso interrogativo dei discepoli di 
Emmaus: Se Gesù era potente in parole e ope
re, perché mai Dio l'ha abbandonato alla moE 
te? Perché 11 Altissimo non è intervenuto a 
sostenere il suo Inviato? 

Ecco la crisi dell'evangelizzatore il qu~ 
'le, annunciando la Parola e testimoniandola 
con valore, si attende la corrispondenza e 
si ripromette un successo, ma incontrando 
difficoltà, travagli e incomprensioni, si 
perde d'animo e si domanda: Perché Dio non 
mi viene in aiuto col suo potere? 

S' annida proprio qui uno dei pericoli di 
questa crisi. La persona dice : non vale la 
pena di portare avanti questa testimonianza; 
è troppo fine, troppo difficile; la gente 
non la capisce. 6 ' meglio per noi dedicarci 
a sevizi più semplici, che la gente acce tta 
subito volentieri con animo riconoscente e 
grato, rinunciando invece al servizio della 
Parola , la cui attestazione risulta più dif
ficile e ingrata. Accantoniamo questo inca
rico faticoso, in cui la gente si trova 
costretta a mettersi fronte a fronte con lo 
annunzio esplicito del Vangelo: contentiamo
ci degli altri servizi, senza preoccuparci 
del come essi proclamano la parola della sa! 
vezza. 

Ecco allora la crisi dell'evangelizzatore 
la crisi del testimonio, che rispunta sempre 
di nuovo nelle persone e nei gruppi di 
fronte alle difficoltà del Vangelo, dovute 
spesso alla nostra incapacità a proclamare 
la parola. 



III. Come risolvere la crisi dell' evang~ 

lizzatore ? 

Siamo giunt i all ' ultima parte della ri
flession•~· Gesù, sulla via di Enunaus , ripro
pone nuovamente il ' kérigma ' agli evangeliz
zatori che erano entrati in crisi. Si era 
imbattuto in due testimoni, probabilmente 
formati alla testimonianza evangelica , eppu
re caduti i.n uno stato di amarezza e di di
sillusione. 

Che sta per fare Gesù? Come condurrà a 
termine la sua missione di fo rmatore degli 
evangelizzatori? 

Notiamo in questa pagina la pedagogia di 
Gesù, semplice, lineare, ma che risulta es
senziale per comprendere il processo di for
mazione degli apostoli . Gesù ripete con ca
lore la parola dell'annunzic: cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti, spiega tutte le 
Scritture riferentesi a lui (Le 24,27). 
Sicché in pratica è la stessa Parola di Dio 
che torna a vivificare quei cuori abbattuti, 
per condurli ad una piena comprensione del 
significato incarnato del messaggio. L'evan
gelizzatore deve continuamente ritornare al
la Parola di Dio, per capire con chiarezza 
il significato della Parola che annunzia. 

Per l' esattezza, Gesù non si limita a ri
badire il ' kerigma' della storia della sal
vezza. Infatti - come ci dice il testo - e
gli riscalda i cuori:"Non ci ardeva forse il 
cuor e in petto, mentre per strada ci parlava 
e ci spiegava le Scritture?" (Le 24,32). 

Gesù passa - per così dire - alla "lectio 
divina" , ossia presenta le Scritture in modo 
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da far entrare i cuori di quelli che ascol
tano in un dinamismo di fede. Gesù riscalda 
i cuori, conforta con la sua presenza viva. 

"Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, lo benedisse, lo spezzò e lo porse ai 
discepoli. Allora si aprirono i loro occhi e 
lo riconobbero" (Le 24 ,30-31). Gesù concede 
loro la sua presenza di Risorto, che conti
nua nella Chiesa con la "frazione del pane". 

Mi sembra chiaro che Luca usa qui un lin
guaggio che evoca l'eucarestia nel modo in 
cui la celebrava la Chiesa primitiva. 

E' quindi Gesù Risorto che completa il 
'Kerigma'. Non è un programma né una soluzi~ · 

ne tecnica, a risolvere la crisi dell'evan
gelizzatore: è Gesù s tesso, che con la sua 
presenza cambia il cuore. Egli séguita a re
stare presente in seno alla Chiesa mediante 
il suo Spirito e il dono dell'eucarestia. 
Parola, Spirito ed eucarestia rinnovano, ri
schiarano e depurano lo spirito dell 'evange
lizzatore assediato dalla tentazione in mez
zo a questa crisi. 

Così egli scopre che, come in precedenza, 
il contenuto dell'intero messaggio diviene 
chiaro nella persona del Signore Risorto, 
presente, amico, e adesso può quindi ritor
nare con slancio nuovo al suo. lavoro di evan 
gelizzazione . 

La domanda con cui concludo, e che lascio 
a voi , è : Cosa ricaviamo da tutto questo per 
la formazione d'una spiritualità apostolica? 

In che modo possiamo aiutarci vicendevol
mente tutti noi, che in qualsiasi modo ser
viamo il Vangelo, a far sì che il nostro 
servizio , qualunque esso sia, tenda a diveni 



re un vero servizio di fede prestato alla 
Parola? Come possiamo trovare , ciascuno al 
proprio posto, la nostra diaconia, per coo
perare armonicamente alla diaconia fondamen
tale prestata dalla Chiesa al mondo , che è 
il servizio della Parola e della speranza? 

Ecco l 'interrogativo che vi lascio e sul 
qua]e vi propongo di fare tutti qualche min~ 
to di silenziosa riflessione, che servirÀ da 
preghiera iniziale qualche mattina . Ciasc~ 

no di noi si chieda in silenzio: .!!:.._qual 
modo il Signore mi chiama a dispormi al ser
vizio della Parola e a preparare gli altri a 
offrire lo stesso servizio? 

TESTI BIBLICI: 
Dal vangelo di Luca , i capit oli 4-18 . 
Le 9,59: Gesù chiama . 
Le 9 ,60-62 : gli evangelizzatori resi
stono . 
Le 24, 13-35 : Gesù svolge la sua stra 
tegia format iva. 
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FUNCI ON PROFETICA DE LAS <DIIJNIDADES 

INSERTAS EN MEDIOS POPULARES 

This ar ticLe has been taken from "CRIM,PO" 
magazine 1989~ and presents the prophetic 
function of ReUgious carmunities "i~rted" 

in ghettos or Uving among poor peopLe. 

Victor Codina~ author of the articLe~ 

states that insertion in ghettos or the Liv
ing conong poor peop Le by Re Ugious ~ is one 
of the most sirnificant tend.enay of ReUg
ious Life~ tcxi.a)j~ i n Latin America. 

The author answers to questions such as : 
* qow did arise this kind of ReLigious Li

fe? On what vind of ':!heoLogy is it based? 
ecc .. 

* Everu TheoLogy authenticaUy christian 
a1ises fran a spirituaLity; and TheoLogy 
of Jiberation gave prominence to this as
pect stating that first cane experience 
and mystics~ and then Theology . 

* This insertion canes fran an evangeLical 
intuition enriched by a prophetic wisdOm 
and finds its basis in denou.ncing unjust 
situa~ions and announcing thP Word of 
Cod. 

* Through this ~.ew praxis of religious Life 
we rediscover the perm:znent vaLues of re
Ligious life itseLf and carry out the 
"sequela Christi" pm:r::is . 

* FinaUy~ the traditionaL reUgious Ufe 
is questioned though not aboLished. 

Un hecho nuevo: la insercibn 
Entre los mineros bolivianos, en las po

blaciones de Santiago , en las villas miser ia 



de Buenos Aires, de la calurosa colombiana 
en medio de los pueblos jovenes de Lima, ju~ 
to a los refugios centroamericanos, entre 
los campesinos haitianos, en medio de las 
poblaciones indìgenas brasileras .•. encontra
mos pequeiìas comunidades de religiosas/ os, 
que comparten con el pueblo, animan evangé
licamente su marcha liberadora, participan 
de su cultura y de su religiosidad, se soli
darizan con sus pràcticas populares . 

Este hecho es nuevo. Puebla lo constata 
como una de las tendencias màs notable de la 
vida religiosa ac tual en America Latina 
(Puebla, 733). 

En los afios poster~ores a Puebla este pr~ 
ce so se ha ido consolidando, de tal forma 
que la IX Asamblea General de la CLAR, r eu
nida en Guatemala en 1985, se consagrò a re
flexionar sobre este hecho novedoso. 

Ante este hecho surgen muchos interrogan
tes: ?como ha surgido este tipo de vida re
ligiosa? , qué teologìa subyace? , qué impli
caciones teoricas y pràcticas tiene? como in 
terpela a toda la vida religiosa? como se 
articulan en esta vida religiosa inserta la 
experiencia espiritual y la teologìa, la pr!! 
xis y la teorìa? 

Estas son algunas de l as cuestiones que 
quisiéré~os abordar en estas paginas. El te
ma es nuevo . Por esto toda aproximacion a él 
ha de SE!r modesta, incipiente, tentativa ... 

La vid.a precede a la teoria 

Una mentalidad racionalista cartesiana 
siempre preguntarà qué teorìa ha precedido a 
esta nw~va forma de vida religiosa, cual es 
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la teol ogìa subyacent e a esta nueva praxis 
espiritual. 

Sin embargo la realidad es muy diferente. 
Sin ponerse previamente de acuerdo, sin sis
temas teologicos previamente elaborados 
(pues los sistemas vigent es eran los tradi
cionales ... ) , sin grandes teorìas , sin mu
chas sofisticaciones, se ha iniciado este 
éxodo hacia los pobres, que no ha sido sim
plemente geografico, sino social, economico, 
cultural y religioso. A veces al cambio 
geografico ha precedido una solidaridad . Ha 
sido como una gran aventura, sin modelos 
previos, sin seguridades, rompiendo esquemas 
clàsicos, quemando las naves, bajo el impul
so del Espìritu del .Senor . 

Toda teologìa auténticamente cristiana 
nace de una espiritualidad: de la experien
cia apostolica con Jesòs naciò el Nuevo Tes
tamento; de la experiencia del monacato 
naciò la teologìa patrìstica y monastica, de 
la experiencia mendicante naciò la teologìa 
franciscana y t omista; de los Exercicios es
pirituales lgnacianos naciò la teologìa je
sultica , de la espiritualidad de la primera 
mitad del siglo XX naciò la teologìa del Va
ticano II. 

La t eologìa de la liberacion ha puesto de 
reliéve este aspecto: la teologìa es un acto 
segundo, el acto primero es la experiencia, 
la mistica,la vivencia cristiana, la praxis. 

Avanzando mas en esta linea podemos afir
mar que la vida religiosa inserta se integra 
dentro de otras experiencias espirituales 
que estos anos han surgido en la Iglesia de 
América Latina y que han dado pie a una re
flexion teologica Latinoamericana, a la teo
logìa de la liberacion. 



El Espiritu sopla, sin que sepamos exac
tamente ni de dònde viene ni a dònde va (Jn 
3 ,8) . 

Pero ? no sera t odo esto ceder a un peli
gr oso irracionalismo, a una ciega prioridad 
de la practica sobre la inteligencia? 

Una intuicibn evangélica ha guiado 

la insercibn 

Esta aventura no ha sido ciega . Toda pra
xis implica una intu1ciòn, aunque no llegue 
a formu larse explicitamente, ni menos aùn de 
forma s istematica . 

?Cua.l era la intuicion subyacente a esta 
aventur.a espiritual de la insercion? 

Podemos decir que esta intuicion tenìa 
mucho de sabidurìa profética, y como toda 
profecìa poseìa una doble virtualidad: denu~ 
eia y anuncio, critica y utopìa. Intentamos 
formularlo con màs detalle. 

Denuncia 

La inserciòn par tìa de una insatisfacciòn 
personal, muchas veces no formulada, pero 
ciertamente sentida por muchos . Muchos reli
giosos experimentaban que su vida real dist~ 
ba mucho de las grandes teorìas y de las 
bellas palabras con las que, incluso la teo
logìa mas moderna y progresista, habìa defi
nido a la Vida Religiosa:carisma, seguimien
to radical, signo escatologico. Muchos re
ligiosos no solo sufrìan una especie de es
quizofrenia espiritual ante la tensiòn entre 
la teorìa y la praxis, sino que comenzaron a 
sospechar que su misma identidad religiosa 
peligraba si seguìa por el camino de la Vida 
Religiosa como lo habìa vivido hasta ahora. 
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La f idelidad al carisma origina! y mucho 
màs radica! y novedoso . La grave situacibn 
de injusticia de América Latina no podìa de
jarles tranquilos. 

Los procesos espirituales no son istantà
neos sino que requieren una larga gestacibn. 
Pero llega un momento en que se hace la 
claridad: "esto no puede seguir asì. •. ". 

Anuncio 

La int uicibn profética no sblo es criti
ca . La insercibn fue precedida de un descu
brimiento del mister io de Cris t o pobr e pre
sent e e n el pueblo pobre y marginado. Los 
pobres constituyeron la fuente de una espi
ritualidad nueva y fueron l os primeros evan
gelizadores de la Vida Religiosa y los que 
màs influyeron en este cambio . 

Indudablemente lecturas blbilicas y t eo
lbgicamente esta lìnea ayudaron a profundi
zar el tema. Pasaj es bìblicos muchas veces 
leìdos , de pronto se iluminaron. Textos me
ditados infinidad de veces , cobraron nueva 
fuerza. Es como si a uno se le cayera una 
venda de los ojos . Todo parece nuevo; el ca
risma fundaci onal recobra nueva vida ; la hi~ 
t oria de la Iglesia y de la misma Vida Reli
giosa aparece desde una nueva per spectiva. 

Poco a poco, ideas antes dispersas se ar
ticulan, se vuelven coherentes , s e unifican 
y sint etizan. Es "salir " de una forma de Vi
da Religi osa para "entrar" en otra nueva màs 
sencilla , màs evangélica. 

Los que no han vivido es t a experiencia, 
dificilmente l o pueden captar , y siempre lo 
consideraràn locura e insensatez. También no 
es estrane que esta nueva forma de Vida 



Religiosa despierte sospechas o cree confli~ 
t os al interior de la misma congregaciòn. 

Se descubren las constantes de toda 

Vida religiosa 

De est a nueva experiencia de éxodo, de 
es ta nueva praxis, se comienza a redescubrir 
empiricament e una serie de elementos antes 
olvidaclos de la historia de la Vida Religio
sa. Los podemos reducir a dos, ley de la re
fanna y la de los ciclos de Vida Religiosa . 

La Reforma 

Toda reforma de Vida Religiosa , como apa
rece c laramente en la historia de la v ida 
monastica nace siempre con un abandono del 
gran monasterio, con su seguridad, con sus 
riquezas, su bienestar, sus tierras, para i 
niciar con un pequefio grupo una vida comuni
taria nueva, sencilla, pobre, màs evangélica 
y popular. La riqueza asfixia, la pobreza 
libera, la abundancia , la abundancia ahoga 
el esplritu, la utopìa del Reino genera au
dacia . 

El nuevo Ciclo 

La lnistor ia de la Vida Religiosa nos ens~ 
fia que todo inicio de Vida Religiosa, y cada 
ciclo nuevo de ellas , se inicia con un éxodo 
hacia lo que Jon Sobrino ha llamado "el de
sierto , la periferia, la frontera" . Es un 
desplazamiento del centro del poder al mar
gen , d•~ lo "normal" a lo "anormal", de la r_! 
queza a la debilidad, de la seguridad munda
na a la inseguridad evangélica, de la reta
guardia a las nuevas encrucijadas de la his-
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toria, de los " cuar teles de invierno" a la 
misi6n. 

Estas leyes se han experiment ado y redes
cubierto empiricament e desde una Vida Reli
giosa insert a. El abandono de la seguridad 
t radicional ha engendrado una auténtica no
vedad y una nueva experi encia espiritual, 
que ha hecho revivir la experiencia de los 
origenes de l a propia vocaci6n , de la pr opia 
congregaci6n del evangelio. 

Se actualiza la praxis del seguimiento 

a Jesùs 

En este cont inuo flujo y reflujo entre 
praxis y teorìa, la Vida Religiosa inserta 
ha actualizado el seguimiento de Jesùs re
creando una nueva imagen de Vida Religiosa, 
desde una nueva experiencia espiritual. 

Los element os esenciales de la Vida Reli
giosa, siendo l os rnismos de siempre , son di
ferentes, pues se articulan desde una expe
riencia espiritual nueva: pobreza, cas tidad, 
obediencia , comunidad, oracion, mis ion ... , 
siguen siendo puntos centrales de la Vida R~ 
ligiosa, per o ahora adquieren una resonancia 
nueva y una formulac]on di ferente. 

Seguir a Jesùs deja de ser una expresion 
puramente formal, una frase , para convertir
se en vivencial. Se experimenta realmente 
que se prosigue el camino de Jesùs hoy , que 
sus opciones se reactualizan en la opcion 
por el pueblo pobre, su predicaci6n, su uto
pìa, sus conflict os san nuestros conflict os, 
su confianza en el Padre es nues tra confian
za , su cruz nues tra cruz, su resurrecci6n 
nues tra esperanza de un manana mejor. 



La Vida Religiosa vuelve a ser una teolo
gìa practica de la fuerza del carisma, un ca 
pitulo de Cris tologìa practica (Metz) , un-; 
lecciòn simbòlica d~ la escatologìa, una pa
rabola del Reino enaccio ' n, una profesiòn de 
fe concreta en el Espiritu, Senor vivifica
de r que hablò por los profetas y sigue 
actuando enla Iglesia y en el mundo de hov. 
La Vida Religiosa deja de ser una teoda y 
comienza a ser vida . 

La Vida religiosa tradicional, 

cuestionada e interpelada 

Como sucediò en o tros rnomentos històricos 
la nueva forma de Vida religiosa se cuestio
na. Ante la Vida Religiosa inserta no caben 
posturas de indiferencia o de neu tralidad . 

La nueva praxis cuestiona e interpela a 
las praxis tradicionales de la Vida Religio
sa: ?n.uestra solidaridad es con el mundo de 
los pobres, o con el mundo de las clases rne
dias, con que se saliò la Iglesia desde que 
en la Revoluciòn Fran.cesa se desligò de la 
nobleza?, ?nuestra Vida Religiosa es realrne~ 
te profé tica frente al rnundo de inj usticia 
de hoy , o simplesrnente realiza servicios y 
funciones utiles, pero poco cuestionadoras?, 
?justifica nuestra rnisiòn la renuncia radi
cal de nues tros votos? , ?nuestra cornunidad 
es signo del Reino o simplesrnente calor hog~ 
reno interpersonal?, estamos presentes en 
las nuevas encrucijadas de la historia o ~ 
tenemos las posiciones heredadas del pasado? 
?discernirnos el signo de los tiernpos, sobre 
todo EÙ clamor de justicia y liberaciòn que 
brota del pueblo?, para qué mundo y para que 

. 

27 



28 

tipo de Vida Religiosa formamos a los jove
nes religiosos?, ?seguimos a Jesùs de verdad 
o a la modernidad ocidental ? 

Pero la Vida Religiosa inserta no se l~ 
ta a cuestionar l~ praxis habitual de la Vi
da Religiosa . En el fondo plantea una cues
tion màs radical y profonda: es la compren
sion teologica misma de la Vida Religiosa la 
que queda cuestionada . • 

Formulado de otra manera: la Vida Religio 
sa inserta no es solo una reforma de la Vid~ 
Religiosa tradicional, sino que, tal vez sin 
saberlo, està inaugurando un nuevo ciclo de 
Vida Religiosa . 

La Vida Religiosa inserta no va a abolir 
otros estilos y formas de Vida Religiosa e
xis tentes, pero és tos no podràn permanecer 
como antes. La opcion por los pobres que la 
Vida Religiosa inserta expresa de una forma 
sacramental afecta a t oda la Vida Religiosa, 
a toda la Iglesia no solo de América Latina, 
sino también universal: la Vida Religiosa 
inserta lo recuerda a todos. 



CAMBI 

THE <DSPEL ON THE ROAD 

In t:he course of my sabbatical year I became aware 
of the gif t s and limitations which characterize my co~ 
itment for liberation. God has given me trough my pa
rents a loving and compassionate heart , ready to listen 
to and t o be moved by the des titution, injustices and 
needs of the people sorrounding me . 

But a shadow lurks always behind me. A thrust to ef! 
iciency, to do t hings well and quickly , to fo r ge t the 
importance of having people involved and actively tak
ing part in their own liberation. Where can I start 
from? 

The first step is to become aware of the reality, to 
know i l: not by hearsay, but by personal experience and 
involve!ment. That is what Nolan calls the "exposure 
period". But that awareness cannot be a knowledge deta
ched , objective outside of my conscience. Between the 
exposure and the action I need t o take ano ther step: 
There rrrust be a necessary "tuning up" between my pover
ty and the poor' s poverty, be tween my being oppressed 
and people' s oppression. 

This can be the real foundation for a connnon action 
against the injustice and the oppression. It is not 
hard to discover in me many aspects of my personality I 
need te:> be liberated from: A strong resistance to free
doro, many forms of selfishness and idolatry which are 
enslaving me. Poverty and powerlessness can help me to 
follow Jesus and to retrieve the genuine meaning of my 
life ~nd missionary commitment beyond the frant ic acti
vity ~nd the "heroic" façade which hides my meager rea
lity. 
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Contemplation brings me to a second step 1 the step 
t o realism. l have noticed that in many instances l 
tend t o identity so much wi th the poor as to lose the 
aim l am pursuing. Poverty is not a value 1 the value is 
humanity 1 a f ull and worthwhile life 1 no t encumbered 
with the false needs of the consumeristic society 1 but 
a life which is cent ered on, and guided by the absolute 
values, a life no t alienated, whole in the sense of i t s 
complet:eness. 

This must be the constant goal of my activity among 
the poor, the clear objec t of any l iturgy 1 ce t echesis 1 

Christian education of adults, the first purpose of the 
school sys t em and of the net of small ambulatories, of 
the fo-rmation of the future priest s and religious , of 
the US4~ of money, of t he structures of a congregation 
or a parish and so on. 

In other more biblical words the project and the ho
rizon of my activity must be the Kingdom of God: The 
Kingdorn with its inner power and inspirat ion is a revo
lution, "the subversive memory of the Gospel" . 

To 1.vork for the poor l need co be empowered by God 
like J esus. The chapter 4 of the Gospel according t o 
Luke gives me the dynarnic of such an empowerm~nt. Jesus 
rece _i.ves the rnission during the baptisrn along the banks 
of the lordan 1 is driven by the Spirit of God into the 
deser t to be confirmed in his mission by overcoming the 
temptation of economie, religi ous and political power 
and th·en he s t arts his prophetic ministry in Capharnaum 
announcing the good news of liberat ion. The pattern is 
clear and once for ever laid open before me . 
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LE'ITERA DEL P. GIOVANNI PICCI AL P. MANNI 

Carissimo Padre Manni , 
t i scrivo in uno dei momenti pi ù 

cr i tic i della mia esist enza , però sono sereno perché , 
anche se avevo in ment e t ante alt re cose da far e , il Si 
b~ore mi ha dat o la grazia di por tare a compimento qua
si Lu tto quell o che desider avo . 

Mi hai pr ega t o di scrivere qualche nota sul Giappo
ne . Mi sono deci so a mettere gi ù queste righe de:t. miei 
39 anni di Giappone in due notti d 'insonnia e di dolo
ri. Ilo scritto per due no tt i senza riposare . ~on so fi
no a che punto possa essere stat o utile . 

Come capisci, quando sono arriva t o al ' 68 volevo su
p~rare l ' ostacolo evit andolo, ma forse avrei i ngannato 
:.re s t esso e tut t a la carissima comunità del Gi appone , 
present e e futura. Spero di non aver offeso nessuno , e 
ormai siamo tut ti adulti per capire che la s t oria delle 
nazioni come quella delle comunità deve esser e ricicla
ta ogni 20-30 anni e qualche volta anche più spesso per 
scoprire quanto Dio ci abbia amati e dove era nascos to 
il suo dono . 

Nell ' ult ima telefonat a w~ hai chies to di of frire le 
sofferenze per le vocazioni saveriane anche in Giappo
ne. L'ho sempre fatto quando stavo bene e lo faccio ora 
in particolare. Però - come t i ho de t to - una cosa la 
si t rova se la si vuol e con tutte le forze e la Comuni
tà mi sembr a che , in questo senso , debba fare ancora un 
lungo cammino per essere capace di attuare quell o che 
desider iamo . 

Ti ho anche detto per telefono che , se avessi avuto 
ancora qualche anno di vita , l ' ultima realizzazione che 
desideravo far e era un piccol o Seminari o per i bambini 
vie tnamiti . Non costruzi oni: io li avrei t enuti in casa 
con me e penso che tant i sar ebbero di ventati saveriani. 
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Questo mio scritto forse ti riporta il mio ultimo 
ritorno in Giappone , ma ringrazio il Signore del dono 
che mi ha fatto anche di potermi preparare a morire qui 
in Italia, così voi tutti mi r icordate solo come quando 
ero vivo. Queste righe, scritte male, te le mando volen 
tieri perché penso siano le ultime che ti scrivo com; 
Superiore regionale. Ti ringrazio per tutto quello che 
hai fatto per me in questi sei anni e naturalmente ti 
chiedo scusa se ti avessi in qualche cosa fa tto 
tribolare . 

Un mio desiderio era di riposare nella tomba vicino 
al P. Liu. Avevo gi à portato con me la f oto da mettere 
sulla mia tomba, qualche anno fa . Se non t orno, come ho 
gi à scritto al P. Pasini, fate pure una qualche tomba 
perché tutti mi credano ancora vicino sempr e . Se invece 
tut to avviene in Italia ho già disposto di preparare la 
tomba assi eme al Babbo e al la Mamma. Bisogna essere se~ 
pre previdenti in t u tte le cose . Pensando a tutte 
queste cose mi sono rasserenato, come se fosse una cosa 
normale. 

Carissimo , un abbraccio a te e a tutt i . Buon lavoro 
e coraggi o! Abbiate fiducia in Gesù ! 

P. Giovanni Picci 
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UNA CARTA DE F.SPANA 

Madrid, 15 Diciembre 1989 

Querido P. Luis y miembros de la Direcci6n General: 

Con sumo agradecimient o al Dios de la Vida y de l a 
Paz que sigue animando todas nues t ras t ar eas , deseamos 
entrar en un dial ogo constructivo con todos vosotros . 

Los Animadores Misioneros de la Regi6n espanola nos 
reunimos l os dias 14 y 15 del mes de noviembre en Ma
drid. Compartimos nuestras actividades , asi como los 
programas y proyectos del curso. En el orden del dia t~ 
niamos una reflexi6n sobre los Documentos del XII Capi
tulo General (el apartado de la A.M. y V. ) , asi como 
las lineas generales de la Direcci6n General para los 
pr6ximos anos . 

En nuestro estudio hemos reali zado un poco de auto
critica a nuestra actividad. Haciendo un poco de histo
ria nos hemos acercado al momento presente: nuestra si
t uacibn actual se explica en parte desde el pasado re
ciente y desde unas notas que enmarcan la realidad de 
los Animadores Misioneros, que podriamos sint etizar en 
los siguientes puntos: 

* un grupo de animadores no ha vivido una experiencia 
misionera significativa , cuando en nuestra actividad 
somos "testigos de la Misi6n Ad Gentes" (De los 16 pa
dres que somos , solo 4 han hecho una experiencia signi
ficativa de mision) . 

* Muchos de nosotros, terminado el periodo formativo, 
nos hemos incorporado a las tareas de A.M. y V. sin de
masiada experiencia de misibn, ni con una preparacibn 
especifica de la misma. Este hecho nos indica la pobre
za de lo que anunciamos . 
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* Entre algunos de nosotros se detecta ciert o cansan
cio-demotivaci6n en las tareas de Animaci6n , debido a 
la duraci6n de los periodos en este servicio (en algu
nos casos llega hasta 7 anos) . 

• * La situaci6n social de Espana, como también grandes 
sectores de la realidad ecclesial, son àmbitos por lo 

general poco abiertos al discurso misionero. Tampoco se 
detecta una respuesta vocacional especifica misionera . 

* Mirando a un fu turo cercano , pensamos que dentro de 
dos anos al menos 8 hermanos de la Regi6n e~la debe
rian ser destinados a la misi6n. 

* Y s in eludir cierta falta de organizaci6n y coordi
naci6n en nuestra animaci6n regional entre los animado
res, que no ayuda a mejorar las actividades que venimos 
haciendo . . . 

Estas y otras causas concretas/personales han podido 
ir creando una situaci6n de desànimo entre algunos ani
madores, lo cual dibuja un quadro poco tranquilizador 
entre los animadores de la Regi6n . 

?Por qué estas refle..xiones/ constataciones en estos 
momentos? . Hay algunas indicaciones que nos han llevado 
a compartir este diàlogo abierto: 

* En primer lugar creemos que la motivaci6n bàsica es 
mejorar la animaci6n misionera y vocacional que venimos 
haciendo . 

* Algunas conclusiones del reciente Capitulo General y 
sobre todo las propuestas que la Direcci6n General in
dica sobre el problema del AVVICENDAMENTO (Relevo) en 
su relaci6n directa con la Animaci6n Misionera en la 
Regi6n espanola . 

Han sido todas estas observaciones desde nuestra si
tuaci6n y desde lo que el nuevo equipo de la Direcci6n 
General nos sugiere: "La posibilidad por parte de los 
hermanos de expresarnos sobre los contenidos de este 
punto en particular". 



Después de analizar el problema del AWICENDA}1ENT0 
segùn es ta expuesto en el programa de la nueva Direc
ciòn General para el pròximo sesenio, aun reconociendo 
las dificuldades que conlleva tal problema en su globa
lidad, sent imos mucho no poder compartir plenamente los 
criterios indicados. Creemos que la propuesta de 
ALARGAR los periodos , lo que desacelera los procesos de 
relevo, no parece el camino màs acertadc ya q4e la 
experiencia nos dice (al menos en la realidad espanola) 
que dificultan las tareas de Animaciòn. 

Desde este analisic; queremos aportar nuestras suge
rencias y asi poder realizar nuestro camino de refle
xiòn en comun con todos vosotros: 

* Suponemos que todos l os javerianos , en su sentido de 
pertenencia a la misma familia misionera que nosotros , 
TODOS sin excepciòn , aceptan las Constituciones y deben 
asumir que la Animaciòn Misionera y Vocacional es expr~ 
siòn auténtica de nues tro ser Javerianos . 

* Damos por supuesto las capacidades de los hermanos y 
esperamos en la disponibilidad de la gran rnayoria de 
los hermanos Javerianos para realizar un servicio de 
animaciòn misionera después de una significativa expe
riencia de misiòn. Aun suponiendo y aceptando los ries
gos que en algunos casos supondria. 

*,Pero no compartimos que las "orientaciones de base", 
que se nos proponen desde la Direcciòn General, para 
los Animadores sean: 

a) Alargar los periodos de trabajo para loa animadores 
en este dificil y complejo ministerio, sobre todo en 
las regiones de Europa; 

b) Ni mucho menos la soluciòn sea "desacelerar" los pr9_ 
cesos de relevo de las personas que llevan muchos anos 
en la animaciòn. 

Pensamos que estas breves reflexiones soh f ruto de 
un intercambio muro y sereno desde donde nosotros lo 
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estamos viviendo cotidianamente. El estudio de nues tra 
realidad sigue adelante y su urgencia nos llevarà a re
tomarlo como un tema importante en nuestro proximo Ca
pitulo Regional. 

Mi entras tanto seguimos intentando realizar nuestro 
servicio de animacion en la Region, esperando vuestras 
or ientaciones y algtma respuesta màs concreta para el 
Avvicendamento de l os animadores. 

Recibid un saludo cordial y fraterno. 

LOS ANIMADORES MISIONEROS 

Nuestro carisma nos urge a trabajar. como lo 
hizo nuestro Fundador. para que las Iglesias 

locales sientan y asuman el compromise rnisionero 
hacia los no cristianos27 • Mantenemos viva en ellas 
la preocupaci6n por todas las Iglesias, de manera 
que los prodigios que el Espiritu realiza en ellas sean 
ocasi6n de alabanza y propuesta de continua conver· 
si6n. 28• 

Testigos de la existencia de tantas situaciones de su· 
frimiento, injusticia y marginaci6n, recordamos las 
responsabilidades de la fraternidad urùversal y sus 
exigencias29• 

(Const . n. 15) 



ULTIMA LE'ITERA DEL P. FONTANA 

Pegli, 12 Ott . 1989 

Reverendissimo e carissimo P. Zucchinelli, 
Per il compleanno mi hai telefonato 

il giorno 3 a pranzo, poi ho ricevuto il tuo scritto 
con l'immagine del Fondatore : è Lui che mi ha ricevuto 
ragazzino di 13 anni per seguirmi di anno in anno fre
quentement e per mezzo del P. Bonardi , mio unico Rettore 
fino alla partenza per la Cina a 23 anni. Ci vedeva 
Missionari fin da piccoli. 

Il veder Dio, amarlo e cercarlo in tutto fu la base 
della sua vita; tutti noi lo vedevamo così . Così anche 
nel 1928 nella sua troppo breve visit a in Cina fu ugua
le a se stesso e lo lasciò motto-ricordo per tutti, 
quando partì per l ' Italia il giorno di $ .Francesco Sa
verio. Ricordo che io lo seguii di corsa al finestrino 
nei due chilometri alla seguente stazione ove con Mons . 
Calza e i Padri lo salutammo l ' ultima volta . Era parti
t o per Pechino e la transiberiana. 

Ho davanti la tua immagine del Fondatore. Tu che og
gi se~ chi sei .. ed eri chi eri, a questo punto ti con
viene leggere la lettera n . 98 (volume a S. E. Mons. Cal 
za - di Teodori) e subito la n. 99 con le relative date 
e poi l'ultima Circolare del Fondatore n. 302, 25 genn. 
1929. 

Ti prego: Pensa a Lui come soffrì e accettò! 

Basta, ma eccomi sempre al Fondatore che vedo davan
ti. 

Siamo nel 1924 , 5 Novembre, mia consacrazione sacer
dotale a Parma. In refettorio a Parma . Dopo la consa
crazione egli disse ai miei genitori, presenti per la 
prima volta davanti alla Comunit à dei Professi e Novi
zi, a papà Andrea , a mamma Angelina e a Bonardi presen-
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te: "Avevat e un figlio solo e l ' avete dato al Signore . . 
A voi non mancher à mai nient e" . 

A papà Andrea e a mamma Angelina durante i 26 anni 
di Cina non sono mancato che io ! 

Poi è venuta la lor o casetta nuova; l'et à della mam

ma vissuta fino agli 82 anni; papà Andrea - che hai 
ben conosciuto a Nizza e anche dopo - lo ebbi dal 1887 
al 1986, a circa 9 mesi dal 3 maggio in cui avrebbe co~ 
piuto un secolo di vita! Papà Andrea mi ricordava 
spesso le parole del Fondat ore. 

Scusami. Auguri e preghiere reciproche. 
P. Fontana 

DA GONU GAYA (CIAD) 

I nostri progetti: •. . quelli più amati e per i quali 
lavoriamo di più riguardano la formazione e il "lancio" 
dei laici impegnati nelle varie attività a servizio 
della gente: animatori e catechisti delle comunità cri
stiane, animatori dello sviluppo e della promozione u
mana in vari settori: sanità, alfabetizzazione, difesa 
dell'ambiente con il rimboschimento e lo scavo di nuovi 
pozzi, casse di risparmio , ecc •.. 

E' per un migliore lavoro nel campo della formazione 
che l ' anno scorso abbiamo lanciato un S.O . S. per lari
costruzione del Centro di Formazione. Vogliamo rico
struirlo in semiduro (=mattoni seccati al sole) , capa
ce di accogliere 30-40 persone. 

Il progetto prevede varie costruzioni: casette per 
alloggio, sala per riunioni, cucina "Banana", magazzi
no, chiesetta, pozzo, ecc • . • 

Ricostruzione della chiesa: l ' unica chiesa in 'duro' 
(= mattoni cotti) di tutta la zona dei Banana è qui a 
Gaya. Costruita vent ' anni fa, si è presto mostrata troE 
po piccola e impraticabile per il calore. Noi pensiamo 
che con opportune trasformazioni diventerà di nuovo lo 
"orgoglio" dei nostri cristiani Banana. 

P. Favarin 



DA PIRAQUARA (BRASILE SUD) 

Dall'inizio dell ' anno avevamo deciso che avremmo de
dicato due mesi, a livello di CEBs (Comunità ecclesiali 
di base), al tema del "minorenne bisognoso", e così , 
nel mese di ottobre ci siamo riuniti con alcuni laici e 
signore delle CEBs , e con un certo coraggio abbiamo pr~ 
parato un libretto sul minorenne, frutto delle nostre 
esperienze in questi quartieri poveri . 

E' s tato bello comporre questo libretto con fatti 
veri, piccoli disegni, parole facili e popolari: le in
tuizioni e la coscienza critica dei laici di qui è fru! 
t o della loro fede e della loro 'tenacia di riflettere ' 
nei gruppi e negli incontri; è frutto del grandissimo 
impegno nelle opere di carità , di artigianato, di aiuto 
reciproco e di lotte politiche . 

In un quartiere funziona un centro di accoglienza 
per bambini poveri; un centro che è comunitarto, demo
cratico e popolare. ~~ la cosa più bella che c1 e venu
ta in mente - il giorno in cui abbiamo letto e consegn~ 
to i libretti agli animatori delle CEBs - è stat a l'i
dea di farci guidare dai bambini s tessi del centro 
"Giardino Claudia". Loro ci hanno de tto che cosa sento
no in questa situazione: la mancanza di affetto e di 
cibo, il disprezzo e la persecuzione dei vicini ... Hanno 
fatto alcuni cartelloni e hanno cantato una canzoncina 
inventata da loro, sulle ingiustizie di cui sono vitti
me. ( •.. ) 

P. A. Panichella 

Nel lavoro apostolico seguiamo la via per
corsa da Cristo con la sua incarnazione 21

• 

Questa ci chiede costante attenzione alla comples
si tà delle situazioni in cui lavoriamo e disponibi
lità di mente e di cuore, per adeguare la nostra 
azione alle diverse esigenze dei tempi e dei luoghi 24• 

In particolare ci chiede comunione di vita e di de
s tino con i fratelli ai quali siamo inviati fino alla 
condivisione dei loro problemi e del loro cammino 
di li berazione 25 • 

(Cos t. n. 14) 
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ASSEKBLEIA OOS XA VERIANOS BRASIL SUL 

No intùito de aprofundarmos nossa consagra~ao religiosa 
e qualificarmos nossa missao no meio do povo brasilei
ro, estivemos reunidos em Nova Veneza-SP, de 24 a 31 de 
Janeiro de 1990. Para nossa membria e para conheci
ment o dos i rmaos xaverianos de outr as Regioes , anota
mos os principais enfoques da nossa Assembléia. 

l) Lembramos o XII Capitulo Geral, que nos apont a a En
carna~;ao como critério da Evangeliza~;ao Inculturada, 
como t ambém o grande desafio de um tes t emunho profético 
através de nossa vida comunitar ia e pessoal. 

2) Percebemos a importancia do sentido de perten~;a à f~ 
mllia xaveriana. Isso nos anima a sermos agentes de pa~ 
toral vocacional e minist érios, enfocando a dimensao 
missionaria Ad Gentes da Igreja Local . Instrumento pri
vilegiado da nossa Pastoral Vocacional sedio as Equi
pes Paroquiais de Pastoral Vocacional que come<;am a de
sabrochar. 

3) Aprovamos algumas modifica~;oes na reda~;ao do Esta
tu to do Fundo Comum Regional (FU.CO.RE. -ja em experie~ 
eia desde 1986) e estudamos urna minuta do Diretòrio dos 
Bens. Encarregamos urna Comissao para nos ajudar a apro
fundar as normas que nos orientarao na vivencia da po
breza evangélica. 

4) Para qualificarmos nossa Missao Pastoral nas comuni
dades, aprovamos algumas "Indica~oes da Assembléia dos 
Xaverianos sobre a Pastoral". 

Em um dia de lazer pudemos juntos viver a espontane_.! 
dade da vida de irmaos, enriquecidos com a presen~a do 
Pe. Giovanni Montesi e dos regionais do Brasil Norte, 
México e Estados Unidos. 

Ao final dessa semana de Assembléia, enviamos nossa 
sauda~;ao à t odos aqueles que conosco partilham nossa 
vida e missao. 

Xaverianos da Regiao do Brasil Sul 



K E NSAGEK A O S XA V ER IANOS 

Reunidos em Sao Paulo , Brasil, no dia 01 de feverei
ro de 1990, n6s regionais do Brasil Sul, Brasil Norte , 
Estados Unidos , México, juntamente com o Pe. Giovanni 
Montesi da Direçao Geral, enviamos nossa saudaçao a t o
dos os confr ades xaverianos. 

Nossa encontro foi antecedido de urna convivencia de 
urna semana com os confrades da Regiao Br asil Sul reuni
dos em Assembléia, com os quais partilhamos a alegria 
de sermos parte de urna familia de consagrados par a a 
missao. 

Percebemos a importancia de um maior intercambio en
tre as diversas Regioes da Congregaçao Xaveriana. Como 
gest o de interaçao , conversamos a r espeito da partici
paçao das diver sas Regioes na concretizaçao do Pr ojeto 
de Teologia I nternacional, que es tà sendo encaminhado 
na periferia de Sao Paulo , o qual deverà ser urna reali
dade no primeir o semestre de 1991. 

Atentos à formaçao permanente pedida pelo xrr Capi
tulo Geral, marcamos - também um tempo d~ reciclagem 
sobre espiritualidade xaver iana , Biblia e incu1turaçao . 
Esta reciclagem, a ser realizada em 1991 , serà num 
local acessivel aos xaver ianos das Reglo~s Brasi1 Norte 
e Sul, sendo que serao convidados ao ml!noH nlguns xave
rianos de outras Regioes do continente .uucrl cano. 

Abrimos caminho para uma mnlor lnlcr .tçiìo reciproca 
entre os diversos paises nos qu:tl s n t 11 uno~, com laços 
historicos e culturais muito impor lillll~s para urna glo
balidade na visao de incultur.11;fto l' <.:nmpromisso com um 
processo de libert açao comum .ws p.t ltws empobrecidos da 
América , da Africa e da Asln. 

Com alegria saudrunos a t od w. , •!-o l rmaos xaverianos, 
desejando que o procest;o d~ c.c l,•brnc;iìo dos 500 anos da 
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Evangelizaçao e colonizaçao da América seja ocas1ao de 
conversao de todos n6s para wna Igreja cada vez mais 
servidora dos povos em processo de libertaçao . 

Pe . José Pedro da Silva Brasil Sul 
Pe . Giancarlo Lazzarini Bras il N orte 
Pe . Achille Figini México 
Pe . Robert Ma l oney U.S.A . 
Pe . Giovanni Montesi Direzione Gen. 

IN CHE COSA E' CAMBIATA lA MISSIONE 
(continuazi one dal numero precedente) 

Dialogo e test imonianza 

A creare maggi ore confusione ha contribuito anche la 
nuova metodologia della missione: il dialogo. 

Sacrosanto principio quello del dialogo! Non imporre 
la f ede o le personali convi nzioni a nessuno, rna dialo
gare, sia per conoscere la mentalità e la fede del par! 
ner , sia per capire come pot ergli comunicar e la nostra 
fede . 

Ma il dialogo del missionario, che ha la vocazione 
di evangelizzare e di port are alla conversione (cfr . AG 
13), persegue uno scopo diverso dal dialogo inter-reli
gioso che si svolge ad alt o livello per una comprensio
ne ed una collaborazione reciproca, in vista di comuni 
intenti a beneficio dell' intera umanità. 

Rinunciare a predicare la conversione per una errata 
concezione del dialogo, sarebbe un venir meno alla no
stra vocazione. 



Anche l'accento posto sulla testimonianza di vita , 
COilll' un fondamentale mezzo di evangelizzazione, è più 
che ~lusto, ma il missionario non deve accontentarsi di 
ques to, se le circostanze permettono una più esplicita 
evangelizzazione . Il missionario viene infatti ammonito 
dal Concilio con queste parole: "Laddove Dio apre una 
porta della parola per parlare del mistero di Crist o, a 
tutti gli uomini allora deve essere annunciato con fra~ 
chezza e con fermezza il Dio vivente e Colui che egl1 
ha inviato per la salvezza di tutti, Gesù Cristo"(AG13) 

Forse è a ques t o punto che dobbiamo fare nostro il 
grido di Paolo : "Guai a me se non evangelizzerò !". 

Resterebbero da fare molt e altre considerazioni di 
ordine teologico , ma voglio sofferrnarmi solo su una: la 
enfasi data al Regno di Dio, come scopo della missione . 

Il Regno di Dio 

Certamente lo scopo della missione è il Regno di Dio 
e Paolo VI lo rimarca con forza nella sua "Evangelii 
Nuntiandi" . E' anche vero che la Chiesa non deve consi
derare se stessa come un fine : essa è solo un mezzo vo
luto da Dio per costituire il suo Regno su questa ter
ra: la comunità cristiana vive a questo scopo : far sì 
che Dio regni nel cuore dei cris tiani e in t utti gli 
uomini e in tutti i popoli della t erra . 

Il Regno di Dio ha un suo modo di proceder e che sfug 
ge agli occhi distratti degli uomini : è come un seme 
che hai deposto sotto la terra, poi tu vai a dormire e 
il seme germoglia e cresce; come, tu stesso non sai (Mc 
4,26). Può essere consolante per il missionario guardaE 
si attorno e scoprire che Dio è nel cuore di molti uo
mini e il suo Regno si fa s trada in modi misteriosi che 
noi ignoriamo. Ma noi non dobbiazoo rimanere inerti a 
guardare: " . . li mandò ad annunziare il Regno di Dio" (Le 
9 , 2) . Gesù stesso sentiva l'urgenza del 'annunzio: "Bi
sogna che io annunzi il Regno di Dio anche nelle altre 
città. Per questo sono stato mandato" (Lc 4,43). 
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L'enfasi posta sul Regno non s ia pr et est o per la no
s tra pigrizia. 

Una seconda considerazione che riguarda il Regno è la 
sua presenza in questo mondo, con tutte le implicazioni 
che vi sono annesse. E' vero che Gesù ha affermato che 
i l suo Regno non è di questo mondo, ma con ciò ha volu
to dire che non è un regno terreno; Egli ha anche par
lato di un Regno che avrà la sua pienezza alla fine di 
questo mondo ; ma non ha escluso, anzi ha detto chiara
mente che il Regno è già in mezzo a noi e che è come un 
lievit o che f a fermentare la massa, come i l sale che dà 
sapore, come la luce che illumina: voleva dire che il 
Regno di Dio - presente f ra gli uomini - deve trasfor
mare il mondo in tutte le sue componenti , anche se con
tinueranno a convivere i buoni e i cattivi . Quindi il 
Regno non interessa solo la salvezza et erna dell 'uomo, 
ma riguarda l'uomo complet o nella sua dimensione spiri
tuale e materiale, nei suoi problemi esistenziali, in
di viduali e socjali. 

Considerare l ' anima come un'entità distinta nell'uo
mo e l ' unico oggetto della salvezza, viene oggi ritenu
t o un influsso della scuola platonica e viene accentua
to il fatto che l ' uomo è persona nella sua inscindibile 
unità di anima e corpo . 
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Scelta dei poveri e teologia della liberazione: preci
sazioni 

Questa concezione, sviluppat asi in questa nostra paE 
ticolare epoca nella qual e i problemi dei popoli emer
genti appaiono nella loro cruda e crudele realtà , spin
ge i missionari a sentire le situazioni di miseria, di 
fame e di oppressione, come quelle che richi edono la 
più urgente ed immediata attenzione da parte della Chi~ 
sa e della carità cristiana. Così si è parlato di scel
ta dei poveri e s i è privilegiata la teologia della li
berazione. 



La prima ci ha fa tto talvolta dimenticare che la po
vertà più grande che noi siamo chiamati ad affront are 
per vocazione è la povertà spirituale di coloro che non 
conoscono il Padre e Colui che Egli ha mandato, Gesù 
Cristo. 

Gli Istituti missionari, in seguito anche alle soll~ 
citazioni della "Populorum Progressio" - sollecitazioni 
non rivolte direttamente ai missionari - hanno privile
giato l ' opera della promozione umana nei confront i del
l'evangelizzazione: Paolo VI ha più volte richiamato i 
missionari al loro compito fondamentale che è l ' evange
l izzazione, anche se ha affermat o con tutta chiarezza 
che la promozione umana deve "precedere , accompagnare e 
seguire" l ' opera di evangelizzazi one. 

Vorrei aggiungere che la metodologia missionaria -
che è di portare le genti a Cristo - può a volte 
suggerire di andare alle classi dirigenti come a via 
più diretta per portare a Lui tutti i popoli : è il me
todo del Padre Ricci, del De Nobi li e di molti altri. 

Quanto alla teologia della liberazione ha avuto il 
suo riconoscimento ufficiale nella "Evangelii Nuntian
di" di Paolo VI (nn . 29- 39) e in molteplici interventi 
di Giovanni Paolo Il, ma non sarà mai abbastanza 
affermato che essa deve escludere - per essere evange
lica - i mezzi violenti. 

Ultime riflessioni 

In questi tempi si è parlat o anche di "de-motivazio
ni" della vocazione missionaria: si dice che non si è 
più stimolati a partire per la missione Ad Gentes per
ché le anime si salvano lo stesso e perché la Chiesa è 
ormai fondata dappertutto . 

Riflettendo sulla s toria delle missioni e sulla vita 
dei grandi missionari, ci si accorg~ che la salvezza 
delle anime o la fondazione della chiesa non sono state 
mai il punto di partenza di una vocazione: queste idee 
costituiscono piuttosto una modalità della missione, ma 
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non sono lo s timolo dominante. 
A fondament o della vocazione missionaria - come di 

qualunque vocazione all ' apostolato- c ' è l ' amore di Dio 
e l'attrazione irresistibile di Cristo. Gi à il Vangelo 
fa vedere che gli Apostoli hanno seguito Gesù e solo in 
un secondo tempo si daranno alla missione: "Seguìtemi, 
vi farò pescat or i di uomini". "Li chiamò per averli con 
sé e per inviarli a predicare" . 

Mons. Conforti è proprio entrato nel cuor e della vo
cazione missionaria quando ha messo nel lo stemma dello 
Istituto quelle parole programmat iche: Charitas Christi 
urget nos, l 'amore di Cristo ci fa andare. 

Più chiarament e ancor a , nella Lettera- Testamento di
ce che Ja fede viva che ci fa veder Dio , cercar Dio e 
amare Dio è lo stimolo del nostro ardente desiderio di 
propagare ovunque il suo Regno. 

L' amor di Dio è dunque la molla che spinge alla mis
sione : il dove e il come sono modalità e fanno part e 
del disegno di Dio su ciascuno . La vocaz i one missiona
ria propriamente detta è, secondo il Concilio, una vo
cazione speciale , e la sua carat t eristica è di far 
sentire - a chi l'ha ricevuta- l'ansia del Buon Pas t o
re che ha altre pecore che non sono nell ' ovile e che 
Egli vuole riunire in un solo ovile sot t o un solo 
Pastore: la vocazione a dilatare il Regno è un gr ande 
dono di Dio : "Egli non poteva essere più buono con 
noi". (Confort i LT , l ) . 

P . Augusto Luca 

Il nostro primo servizio al Regno di Dio è 
l'annuncio di Cristo e del suo messaggio, 

con la parola e la vita Il, e in particolare con la te
stimonianza della nostra consacrazione religiosa 14• 

La nostra attività è collaborazione con lo Spirito 1 ~ 
perché la proposta di comunione con Dio e con i 
fra telli sia accolta e provochi la conversione delle 
persone e delle strutture 16• 

(Cos t. n. 12) 



UNA LETTERA DA ~ - ZAIRE 

Carissimo Giovanni (Montesi), 
Come s t ai? Ti penso im

pegnat o nella nuova impresa che ti è s tata chiesta . A
vanti nel nome d i Dio , nella povertà che ti rende 
disponibile alle cose pi ccole come per le grandi. 

Pr ima di partire dall ' Italia pensavo di scriverti 
per comunicarti "qualcosa" . Lo faccio soltanto ora , con 
il vant aggio di avere sediment ato un po ' di più alcune 
idee. 

Da t empo porto il problema... Nord- Sud del mondo, 
come una delle piaghe che Gesù ha chiesto di sanare con 
la sua preghiera:"che tutti siano una cosa sola" e tut
ti i popoli una sola famiglia . Il discorso non è nuovo, 
è lega t o a quan t o ti ho sc ritto alla fi ne del 
"Capitolo". 

Vedo con urgenza l ' impegno del dialogo Nord-Sud, che 
"non deve essere abbandonato al suo ristagnare" - come 
scrive BUhlman - in missione come servizio di Pace. 

Credo tanto nel contributo originale, legato al car! 
sma della missione, che noi possiamo dare alla Chiesa e 
alla società. La visione planet aria della vita è un 
fatto culturale del nostro tempo. Come testimoni dell' ~ 

more di Dlo e delle piaghe dell ' umanità, anche noi mis
sionari abbiamo delle proposte da avanzare, affinché si 
operino delle scelte di fraternità . 

Lo si sta già facendo su vari piani. Penso tuttavia 
alla necessit~ che l ' ideale dell'unità e della solida
rietà della famiglia umana, alimentato dallo spirito 
del Vangelo e dalla presenza del Risort o, sia alla por
tata di tutti . • ragazzi, adulti, oper ai, intellettuali. 

E noi possiamo offrire ai centri Missionari, parroc-
chie , gruppi ... la testimonianza della gravità dei pro-

l 
blemi del terzo mondo, collegati anche con le scelte di 
egoismo e di morte del mondo industrializzato. 
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Possiamo dona re l'esperienza di dialogo e di comuni~ 
ne con gli altri popoli, essere una parola per la dife
sa degli oppressi e delle minoranze dei terzomondiali, 
come pure aiutare le scelte di sapienza che portano a 
rivedere un modello di vita ripiegato su se s tesso e 
chiuso ai valor i che danno il gusto della vita e la 
gioia della fraternità. 

La Chiesa Italiana s i s ta movendo in questo senso; è 
in effetti una missione di Chiesa e credo che il nostro 
concorso s ia doveroso. Si trat ta di alim~ntare le forze 
che concorrono alla solidarietà, alla pace, al dialogo , 
come all ' accoglienza del diver so . 

( ... ) 
Dobbiamo rendere popolare l a scelta dell ' impegno pe~ 

ché tut ti gli uomini siano una sola famiglia, dobbiamo 
aiutare i collegamenti necessari, perché gruppi e isti
tuzioni facciano passi concr eti di fraternità orientati 
alla conrunità mondiale .•. "aiut are gli uomini ad assu
mere e viver e una ' Carta' di cittadini del mondo ... " . 

La novit à da costruire e intensificare è l a s tretta
di-mano fra t anti, t anti uomini di ogni età , condizione 
e cult ura fino ad unire il mondo nella fra ternità . 

Una s tretta di mano che impegni a rispettare i diri! 
ti dell'uomo , a rivedere il proprio modell o di vita, a 
partire dai poveri e dagli sfruttati, a costruire la 
pace con tutti gli s t rumenti che si sono rivelati effi
caci (non violenza) e sono presenza del messaggio che 
annunciamo , ad influire sui meccanismi economici per l! 
berarli dal pr ofitto cieco a vantaggio di pochi , ad es
sere solidali con gruppi umani impegnati per la gius ti
zia e l'uguaglianza, come pure con comunità decise ad 
uscire dal sott osviluppo . 

E' quanto scrivevo a un gruppo di Rimini e al Centro 
Diocesano Missionario di Ferrara qualche anno fa . 

Certo è un impegno per tutti. La s t oria non è opera 
solo di qualche " speciali s ta". Penso siano i gemiti e 
l' opera molt eplice dello Spirito che porta l'umanità (e 
l~ fa crescere) agli orizzonti di Dio . 
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Si tratta di partecipare e di lasciarsi condurre. 
Comporta l'essere maggiormente attenti al cammino verso 
la mondialità, e la necessità - per noi agenti della 
missione - di metterei in ascolto (e a scuola) di que
st o segno dei tempi per vivere il nostro mandato nella 
sua urgenza e nella sua ampiezza . 

Abbiamo bisogno di raccogliere gli s timoli di oggi e 
di riscoprire il Vangelo come dono per l 'umanità . 

Avremo modo di parlarne .. . anch'io vedo delle diffi
coltà ma porto con rispetto e quasi con gioia ques t o 
progetto di "partecipazione" all ' avvento della "Comuni
tà Mondiale". 

Un saluto fra terno 
P. Silvio Turazzi 

Noi dobbiamo rilevarne 
tutta l'importanza, epperciò sjorzarci di attuare Te 
fina lità sublimi che si propone di raggiungere l'Isti
tuto nostro, lavorando con sempre crescente ardore 
alfa dilatazione del Vangelo nelfe terre infedefi, 
portando cosl il povero nostro contributo all'avve
ramento del vaticinio di Cristo, auspicante fa for
mazione di una sola jamigfia cristiana, clte abbracci 
l'umanità. Ognuno di noi sia quindi intimamente 
persuaso che fa 110cazio11e, alla quale siamo stati 
chiamati. 11011 potrebbe essere pirì 11o/Jile e p,ra11de, 
come quella che ci avvici11a a Cristo rwtore e coll
sumafore dd/a 11osfra Fede cci agli 11(1ostoli, eire. 
abba11do11afa ogni cosa, si diedero itrtierame11te setr
za alcwra riserva alla sequela di Lui. e che trai dob
biamo co11siderare come i trosfri migliori maestri. 
Il Sig11ore 11011 poteva essere più b11o11o con noi! 
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OTIZIE 

Gunu Gaya - CIAD: (dalla Missione tra i Banana) . Con la 
grande fes t a della Luna ~uova di fine Novembre i Bananu 
sono già entrati nell ' anno nuovo. I raccolti di questo 
anno sono in genere buoni. La stagione delle piogge non 
è s t ata abbondante, ma è stata regolare e sufficiente . 

Con Dicembre il clima si è fa tto più fresco. Di no t -
t e il t ermometro scende a 13- 14 gradi , pronto a risali
re di giorno fino ai 30-35 . 

Ques t o sbalzo di temperatura è causa di molti fasti
di per la salu t e della gent e. 

La nos t ra comUnità ha rinnovato il suo volto . Siamo 
in quat t ro , ma due volti nuovi hanno preso il post o dei 
PP. Carlo e Franco , che sono partiti per dare man forte 
a due comunità saveriane ai confini con la nos t ra mis
sione. 

Chi sono i nuovi arrivati? P. Alphonse, saveriano 
zairese, è con noi da un anno . Si dedica in modo parti
colare ai giovani del liceo : sono circa 600 . 

Il "novissimo" è P. ~1arco Bertoni, di nazionalità ... 
friulana ! Ha 29 anni .. cominciamo a sentirei vecchi ! 

P. Marco sta imparando la lingua banana e si lancerà 
nella nuova missione la Notte di Natale . 

Roma: i Saveri.ani rit ornano a Taiwan. Dopo venti anni 
di assenza da Taiwan i Saveriani stanno per ritornarvi . 
Il prossimo settembre tre dei nostri confratelli andr~ 
no a Taipei , Taiwan, per incominciare lo studio del ci
nese al ' Language Center della FU JEN Universit y. 

I tre confrat elli sono : P. Alessandro Dell ' Orto , P. 
Giuliano Perozzi e P. Mart ino Roia . Da alcuni anni essi 
fanno part e del Gruppo Cina e si sono andat i pr eparando 
at t raver so l ' interessamento e l ' informazione sugl i avve 
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nimenti riguardanti la Cina e la sua cultura. Essi non 
sono altro che l'avanguardia di un gruppo che andrà for 
mandosi nei prossimi anni . 

E' un cammino lungo, faticoso e da tracciare giorno 
per giorno, quello che stiamo per intraprendere; ne so
no ben coscienti, ma ciò non smorza il loro entusiasmo. 

Manila. Proprio il giorno prima che avvenisse la som
mossa, il P. Giacomo Rigali lasciava la città, dopo cin
que giorni di permanenza. Lo scopo della sua visita fu 
quello di sondare la possibilità di scoprire a Manila 
una comunità di teologia dove potrebbero andare quelli 
che saranno destinati a lavorare in Asia . Le possibili
tà di studio sono buone: ci sono a Manila sette scuole 
di teologia frequentate dagli studenti delle cinquanta 
congregazioni presenti nella città. 

Quelle che più hanno attirato la nostra attenzione 
sono s t ate le scuole di teologia dei Gesuiti, LOYOLA; 
quella dei Salesiani, DON BOSCO CENTER OF STUDIES; que_! 
la diretta da un gruppo di professori in maggioranza 
Scheutisti, MARY HILL; e quella dei Verbiti in 
Tagaytay. 

Le possibilità di vivere inseriti e lavorare in un 
contesto popolare pover o s i trova ovunque nella immensa 
periferia della città dove vengono a rifugiarsi, in ce~ 
ca di lavoro, i poveri di ogni parte del Paese. La 
presenza in Manila dell ' EAPI (East Asian Pastoral Inst1 
tute ) offrirebbe anche la possibilità di seguire i 
corsi che ogni anno vi s i tengono sulle tematiche più 
attuali ed urgenti della Chiesa in Asia . 

Bangladesh (3-14 Dic. 1989). Il P. Rigali ritorna in 
Bangladesh, per prendere parte al Capitolo Regionale e 
salutare i confratelli dopo la sua elezione a Consigli! 
re generale . 

Buona la partecipazione dei confratelli, serena la 
discussione sui doctunenti e ancor più sereno lo svolger 

l 
si delle elezioni che hanno dato come Regionale il P. 
Eduardo Garcìa; Viceregionale il P.Giacomo Gobbi e con-
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siglieri i PP . Abbiati Giovanni , Francesco Zannini e 
Francesco Tomaselli. 

I tre documenti: Inculturazione, Formazione perma
nente e Promozione Umana, sono s t a t i accolti a grande 
maggioranza, segno questo che si va creando una buona 
convergenza nella visione del lavoro e della propria i 
dentità. E' s tata ripresa con rinnovata disponibilità 
la decisione di aprirsi ad accogli ere le vocazioni lo
cali. 

Amazzonia. Dal 16 Dicembre al 22 Gennaio scorso i PP . 
Marini e Pérez hanno visitato l'Amazzonia; era per 
entrambi il primo incontro con la Circoscrizi one. I vi
sitatori hanno visto tutte le comunità ed hanno incon
trato anche i tre Vescovi presso i quali lavoriamo. 
Tutti e tre hanno molt o lodato e ringraziato per il 
grande e qualificato lavoro svolto dai nostri . 

Il Capitolo (Icoaracì, 10-17 Gennaio) ha visto la 
t otale partecipazione dei confratelli , ha scelto l a 
nuova Direzione Regionale (Lazzarini Gi ancarlo come Re
gionale , Anzalone come Vice regionale e Maso Dario, 
Toledo Luiz e Zurlo Marcello come Consiglieri) e ha el~ 
borato quattro documenti abbastanza impegnativi per i 
singoli e per le comunità . Tra l'altro, nel documento 
sull ' animazione missionaria è stato raggiunto il con
senso (per or a di principio) sulla apertura all e voca
zioni saveriane locali, qualora ci fosse r o delle 
richieste. 

Bujumbura, Burundi. In data 27- 28 dicembre, i confra
t elli del Burundi si sono riuniti in Assemblea , con la 
partecipazione del P . Giovanni Montesi, membro della 
Direzione Generale. Si è r iflettuto sulle ragioni che 
fondano la vita courunitaria e sugli a tteggiamenti che 
la costruiscono . E' s tata presa in considerazione la 
Lettera della pr ecedente Direzione Generale sull ' Uso 
dei Beni Temporali , in vis ta di una maggiore courunione 
dei beni all ' interno della Famiglia Saveriana e nei 
confronti della Chiesa l ocale. 
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La giornata del 28 dicembre, poi, ci ha dato la nuo
va équipe direttiva della Delegazione: P.Modesto Tede
schi (Delegato) , P. Marino Bettinsoli (Vicedelegato), i 
PP . Pierino Regazzoli, Angelo Guttoriello e Battis ta 
Maestrini (Consiglieri). 

A conclusione dell'Assemblea si è riflettuto sulla 
situazione, le prospettive e il personale della Missio
ne saveriana in Burundi . 

Bukavu, Zaire. Nella prima metà di gennaio , i Confra
telli dello Zaire hanno vissuto la loro Assemblea annua 
le e il loro Capitolo elettivo, con la partecipazione, 
da parte della Direzione Generale , del P. Giovanni 
Montesi. 

Temi di riflessione: la sit uazione socio-culturale, 
economica, ecclesiale nello Zaire ; la dimensione comu
nitaria del nostro servizio alla Missione e la comunio
ne dei beni. Il Capitolo ha riconfermato gli orientame~ 
ti del Capitolo dell'anno scorso e ha proceduto alla 
elezione della nuova Direzione Regionale: P. Giovanni 
Pes (Regionale) ; P.G.Battista Pedrotti (Viceregionale a 
tempo pieno) ; i PP. Bordignon, Veniero e Sommacal (Con
siglieri) . 

Al capit olo fece seguito l'incontro di tutti i for
matori su alcuni importanti temi, in vista dell'incul
turazione della Ratio. 

Giappone (15 Dic . '89- 10 Genn. ' 90) . P .Giacomo Riga
li visita il Giappone. E' alla sua prima esperienza di 
Visitatore e si muove "cum timore et tremore". Ha visi
tato tutte le comunità, ha preso parte al Capitolo 
Regionale (26-28 dicembre) ed ha incontrato il vescovo 
di Osaka. 

Il Capitolo ha visto riuniti un po' tutti ed è stato 
un momento di fraternità e di re-impegno nella diffici
le missione di essere fermento e presenza di dialogo in 
una società industrializzata, tecnicizzata e organizza
tissima. 



La nuova Direzione Regionale è risultata così compo
sta: P . Emilio Iurman, Regionale; P. Valeria Anzanello, 
Viceregionale; i PP. Pio Pasini, Mario Piacere e Marco 
Vigolo, Consiglieri. 

Grande attenzione fu data ai temi della preparazione 
dei nuovi e dell ' inculturazione . Degno di nota l ' atteg
giamento di ricerca di tutta la comunità . 

Roma: P .Zucchinelli. Il P. Luigi Zucchinelli è s t a t o 
oper at o (8 Gennaio) presso il Policlinico Gemelli per 
due "bypass". Lasciat o l ' ospedale dopo una sola setti
mana di degenza , ora s t a rimettendosi bene in salute e 
sta riprendendo il lavoro . 

Quartu S. Elena, CagHari (Italia). Il 21 Gennaio muore 
il P. Giovanni Picci. Aveva da poco compiuto i settanta 
anni. Il P. Picci ha speso tutta la sua vita missiona
ria i n Giappone , dove r imase pe r quarant ' anni. Era 
rientra t o in Italia nel mese di lugli o del 1989 perché 
afflitto da un tumore diffuso. Sopportò con ammirevole 
serenità e gr ande rassegnazione il suo male e si prepa
rò con fede e fiducia al suo incontro con Dio. Al suo 
funerale presero parte tre vescovi , numerosi sacerdoti 
ed una grande folla di fedeli. 

La sua salma fu deposta nel cimitero di Quartu. 

Nova Veneza, Stato di S.Paolo, Brasile . Dal 24 al 31 
Gennaio , i Confratelli del Brasile Sud si sono ritrova
ti a Nova Veneza per una settimana di riflessione sulla 
situazione del Paese e della Chiesa brasiliana, in vi
sta di orientamenti comuni nella pastorale e nell'ani
mazione missionaria e vocazionale . Vi hanno preso parte 
anche i Regionali degli U.S .A., del Messico, del Brasi
le Nord (Amazzonia) e il Delegat o della Colombia, invi
tati per uno scambio di idee sul progetto della Teolo
gia Internazionale Saveriana in S. Paolo , e sulle set
timane di Spiritualit à da viversi insieme tra i Confra
telli del Brasile Nord e Sud (cfr. la comunicazione dei 
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Regionali nella parte "Scambi" di questo numero). 
A nome della Direzione Generale era presente il P.G. 

Montesi, invitato a presentare gli orientamenti più si
gnificativi dell ' ultimo Capitolo Generale. 

Colombia - Visita della Direzione Generale. La Direc
cion General - PP. Marini e Pérez - han visitado la De
legacion de Colombia durante los dìas 24 de enero al l 
de febrero de 1990. La visita ha sido un momento de en
cuentro reciproco y de constatacion, por parte de la 
Direcciòn Genera l, del empefiado trabaj o que los 
hermanos realizan en Buenaventura y Cali. 

El momento Central de estos dìas de encuentro y fra
ternidad ha sido la celebraciòn de la Asamblea de Dele
gaciòn. Con la participacion activa de todos se han 
ultimado y aprobado los documentos que contienen el 
Proyecto de Delagacion y que hacen referencia a la Vida 
Comunitaria, la Pobreza y el estilo de vida y el 
servicio que como misioneros estamos llamados a prestar 
en l as Iglesias l ocales donde estamos presentes. 

Parma (Italia). Il 22 Gennaio 1990 vi muore il P. Lo
renzo Fontana . La sua figur a è troppo nota per quanto 
h a fa tt o nei vari campi . Fu musicista, poeta, 
drann:naturgo , fotografo , tecnico capace di trovare le 
soluzioni più geniali , ma soprattutto formatore, frate! 
lo amabile e sincero per ~utti, uomo di forte 
attaccamento all'Istituto ed al Fondatore (che lo aveva 
accolto personalmente nel lontano 1914), portatore di 
serenità e di gioia. Il P. Lorenzo era nato il 3 otto
bre del 1901. 

Sondrio, Itlia. Il 26 gennaio muore il babbo del P. 
Giovanni Abbiati. 

Vergnacco - Udine, Italia. Il 30 gennaio, dopo lunga 
infermità, muore il babbo del P. Pio Devoti. 



Cittadella - Padova, Italia. Muore impr ovvisament e per 
infarto il babbo dello s t udente Paolo Gobbo . (U . S.A. ) 

Roma : Direzione Genera1e . Il Consiglio Generale , su 
richiest a degli interessati ha ammesso alla Professione 
Perpetua : Bideri Came , Godinez Samuel, Gomez Efrain, 
della Teologia di Yaoundé ; Gonzalez Delgadillo Carlos, 
Zaval a Seria Gabr iel , della Teologia di Guadalajara; e 
Garcia Fernando , della Teologia di Madrid . 

Il Consiglio ha pure confe rmato l ' ammissione al Dia
conato di: Mello José , Silva Manoel Filho , della Teolo
gia di Campinas (Brasil) e dei summenzionati Gonzalez 
Delgadillo Carlos , Zavala Seria Gabriel (Méx ico) , 
Fernando Garcìa , e gli s tudenti t eologi di Parma: Gallo 
Paolo, D' Agostina Fabio Duilio, Guarnieri Gabriele , Ron 
di Filippo , Succu Giampaolo e Targa Daniele. 

Roma. Una Teologia in Asia. Dopo la visita del P. Gia
como Rigali a Manila , la Direzione Generale s t a cer can
do di a ttuare uno dei punti programmatici del Capitolo : 
una teologia in Asia . 

Già dalla prossima estate(1990) due padri pot rebbero 
andare a Manila per ambientarsi e preparare l ' ambiente 
atto a ricevere il primo gruppetto (2 o 3) di studenti 
di prima Teologia. 

Si pensa di dare inizio ad una piccola comunità teo
logica partendo dall ' anno accademico 1991-92 . E' chiaro 
che prima bisogna imparare l ' inglese , per cui è neces
sario che gli studenti siano pront i dal prossimo sette~ 
bre per lo studio della lingua inglese e poi andare a 
Manila alcuni mesi prima dell ' iniz-io della scuola per 
potersi ambient are e s tudiare la lingua locale , anche 
se lo studio della teologia avverrà i n lingua inglese. 

Yaouodé Cameroun). 18 febbraio : il confr atello Musafi
ri Joseph viene ordinat o diacono da S. E.Mons . Zoa , Arei 
vescovo di Yaoundé . 
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Parma (Italia). Il 25 febbraio p. v . saranno ordinati 
diaconi i confratelli:Gallo Paolo, D' Agos t ina, Guarnie
ri, Rondi, Succu e Targa Daniele . 

Padang (Indonesia). Il 15 marzo p .v . con la part ecipa
zione dei PP . Giovanni Montesi e Giacomo Rigali, avrà 
inizio a Padang il Capitolo Regionale dell'Indonesia. 

I 17 Padri Capitolari si sono già riuniti in Biara 
(Domus religiosa) dal 16 al 18 gennaio per: 
* individuare i problemi/necessità più urgenti e bn
portanti della regione; 
* formare le commissioni e iniziare lo studio dei temi 

scelti. 
Dalla discussione sono ~~ersi due problemi principa

li che sono poi stati affrontati e studiati da due com
missioni. 

* L'identità saveriana con particolare attenzione alla 
formaz ione permanente (I~ Commissione). 
*L'animazione missionaria con particolare attenzione 

all ' animazione vocazional~ e alle VIS (vocazioni indon~ 
siane saveriane) (II~ Commissione). 

Le due Commissioni ·nell 'approfondimento dei temi ha~ 
no tenuto presente: il nucleo del problema, le priorità 
per i l prossimo triennio e i mezzi concreti per realiz
zare s ia le priorità stesse che alcune linee prograrnma
tiche. 

Roma: Viaggio del Padre Generale. Il Padre Generale s i 
prepara per un viaggio in Messico dal 16 al 24 marzo. 
Suo scopo è la preparazione remota del prossimo Capito
lo Regionale di quella Circoscrizione. 

Madrid (EspaDa) . La celebracion del v- Capitulo de la 
Region Javeriana de Espana tendrà lugar en la residen
cia de las Religiosas de los Sagrados Corazones de El 
Escorial (Madrid), los dìas 17 al 20 de Abril. 
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Los temas principales a tratar seràn: 
* la discusion definitiva de la nueva reestructuracion 

de los capitulos 2 y 3 del Proyecto Regional Javeriano 



correspondientes a l a Animacion Misionera, Pastoral Vo
cacional y Formacion; 
* discusion y aprobacion del Estatuto Regional de l os 

Bienes Econbmicos; 
* AnAlisis de la situacion actual de la Animacion Mi

sionera y perspectivas de futuro; 
* eleccion del nuevo Regional y programacion de la Re

gion de cara a los pr6ximos trea anos. 

Parma (Italia). Il 18 Aprile p.v. avrà 1n1z1o la cele
brazione dell'VIII Capitolo Regionale d ' I t alia . Le co
munità saveriane della Regione si s tanno preparando al
l 'importante avvenimento di famiglia ed ecclesiale, at
traverso quattro gruppi di studio sulle problematiche 
emergenti: 
I~ Gruppo: Formazione, Noviziato e Teologia 
II~ Gruppo : Pastorale Vocazionale 
III Gruppo : Animazione Missionaria 
I~ Gruppo: Vita Saveriana. 

I Gruppi di s tudio hanno il compito di "raccogliere 
idee, t emi o altro materiale da trasmettere ai Capito
lari" (Direttorio 146) . 

Wayne- U.S.A • . La Comunità Saveriana degli St a t i Uni
t i si sta preparando alla celebrazione del Capitolo Re
gionale che avrà luogo nel mese di Aprile p.v . 

Oltre ad essere un Capitolo elettivo, esso affronte
rà alcuni temi particolari come : la revisione e appro
vazione dei seguenti documenti: 
* le linee della Formazione Saveriana negli U.S.A. 
* il Direttorio della Regione 
* Il Direttorio dei Beni Temporali . 

Glasgow - Great Britain. The Capitular Assembly will 
be celebrated at the ' Presentatio Centre, Elswick, Pres 
ton', beginning on Monday 25 June , 1990. 

Tasks of the Provincia! Chapter are : 
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l. to promote fidelity to the spirit and end of the Con 
gregation; 
2. to examine the state of the Province in the various 
aspects and sectors, and, if necessary, to update its 
statutes; 
3. to study and apply the norms issued by the General 
Chapter; 
4. to elect the Provincial Direction; 
S. to programme the activities of the Province (cf. Dir 
Prov. Chap . 1). 

It is worth noting that being the Provincia! Chapter 
"the expression of the co-responsibility for and the 
participation of all the members in the government of 
the Province", and aiming a t fostering cOIIDDUnion among 
ourselves and with the whole of the Xaverian Congrega
tion, it calls for the presence and active participa
tion of all members. 

Khulna (Bangladesh): l febbraio 1990. Nella Municipa
lity Hall della città, il P.Aldo Guarniero viene uffi
cialmente insignito del titolo di MAESTRO SAPIENTE, e
simio fondatore e direttore di varie scuole. Amico 
cordiale dei maestri, degli s tudenti e delle loro fami
glie ~ d al 19 53 ad oggi il suo cuore ha m es so tali r a
dici nel tessuto della città , che non se ne può più al
lontanare. 

Gobo, Yagoua, Cameroun. Il 18 gennaio il P. Armando Co
letto ha avuto un incidente con la moto; un cane gli ha 
impr ovvi samente sbarrato l a s trada , facendolo cadere. 
Per fortuna aveva il casco! Trasportat o a Marua, vi ri
mase per alcuni giorni sot to controllo medico, dato il 
persistere della febbre e del dolore nella zona della 
milza . Dopo un periodo di riposo presso le Suore spa
gnole della S. Famiglia, a Mokolo (Marua), assistito 
dal P. Sana, sembra aver superato bene le conseguenze 
dell'incidente, ammaccature e lividi compres i. 
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