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Ca ri Confratelli,
Il nost ro num e ro del

mese d i o ttobre, lo ded i
ch ia mo a un a delle uni tà
pi romettenti cl eli a Co n
gregazio ne: Weetebula .
Co me dic eva , non molt o
tempo a, un nostro co n
frat ell o , solo co l gua rda re
la foto a pag ina 4,' il no
st ro cuore si r iem pie cii
speranza. Il testo é sta to
prepa rato dai Paclri Mi
chael K ratz Vicario G e
ne ral e e Consigliere G e
ne ral e e Lu is H echanova ,
Cons iglie re G e nera le .
L'ha nno prepa rat o in oc
casione cl eli a visita co m
pi u ta in In clonesia

Ringrazia mo e augu
-b a m o a vo i una buona
lettura.

La R edazio ne

Foto: Un Santissimo Redentorc "incultun uo " (Sang Pcnebus).
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WEETEBULA: UNA DELLE UNITA' PIU' PROMETTENTI

C o n olt re 13.00 0 isole, l'Indon esia é ri

tenuto il "più grancl e a rc ipelag o ci el moncl o". In 
ternazionalmente , le isol e più not e so no qu elle
roma ntiche cii Bali . Le me no not e invece, so no
le isol e "est cii Ba li" che compre ndo no la region e
cii N usa Tenggara o:(so le ci el suclest. Senza dub
bio sono tra le più affa scinanti.

Una cii qu este isol e é Sumba, clave la Pro
vinc ia ci i Colonia ha una missio ne clal 1957. Ha
un a lun gh ezza cii 2 IOKm . e un a largh ezza d i 40
70 p e r un totale cii I I. 150 Km . quadra ti , co n una
popolazione di 444.8G7 abita nt i (secondo il
cens imento ciel 1990 ) .

Due te rzi dell a popolazio ne vive a Su mba
Ovest (Su mba Ba rat) che é solo un te rzo ciel

territorio dell'isol a. Na tura lmente qui si trova
anche la maggior parte dei Redentoristi . Sumba
Est (Sumba Timur) é tutto il contrario . E' arida
e secca e vi si trova so lo un terzo cl elia popola 
zione, nonostante i du e terzi ciel territorio .

Fortuna ta mente p e r Su rnba Est, a Wa inga p u
(32.000 abita n ti) si t rova il p rincipale porto ma
rittim o e il più gra nde dei clue aeroport i dell'i
so la. In qu est a città i R eclen to ris ti posseggo no
l'unica casa cii Sum ba Est. U na stra da, recent e
mente asfa ltata, unisce Wa ingapu a Weete bula ,
nell 'Ovest a 170 km.

In termini socioeco nom ici, Sum ba ha una
eco no m ia cii pura suss istenza , co n un a pre-agri 
cultura e co n il 75 % dell a gen te che vive a l cii
so tto dell a sog lia cii povertà .
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La terra non vie ne
preparat a per la se m ina
prima de ll'arrivo della
stagio ne dell e pi ogge . La
ge nte pre fe r isce aspetta re
e essere s icura che la sta 
gione del le piogge arr iva .
Ara no i camp i serve ndosi
dei bufa li d 'acq ua ( f(er
hall) ca lpestando il terre
no .

L'uso d i qu est i bufa li
che tiran o l'arat ro d i
accia io, é una innovazione
tecnica re la t iva mente re
ce nte. T radiziona lm ente la
se m ina ve niva fatta da un
gruppo di persone che s i
muovevan o ritm icam ent e
lun go un a linea rett a e fis
sa ndo lun ghi pali su l te r
reno.

D a un p unto di vista
ecolog ico , l 'isola é un disastro, dovuto sopratutto a l
taglio abusivo del legna me di sa nda lo durante il
per iodo co lo nia le. Si lavo ra a lla reforest azion e e
alla col t ivazion e d i a lberi da frutt a che possa no ga
ra ntire l'ali me n tazi on e pe r i bambini .

La rel ativ/a m en te scarsa pioggia ch e ca de du

ra nte i m esi dell a stagione dell e piogge (tra ottobre
e april e) , non rimane sul terreno. Siccome l'iso la ha
una stru ttur a corall ina , l'acqua s i infi la diretta
mente nei fiumi e corren ti sotterra nee. Il maggio r
p ro ble ma per la gente é costi tuito da lla r ice rca di
q ues to sca rs o, ma fo nda m entale e le me nto pe r la
vita uman a . Ta nto il governo che la C hiesa sta n no
lavoran do pe r prepara re tecnici per l'est razion e
dell'acq ua . Q uesti sfo rzi va nno da ll'e lementare
bomba a mano sino a un p roge tto p ilota teso al l'u 
ti lizzaz ione dell'en e rgia so lare . Q uesto proget to
vie ne ora rivisto e co ntro lla to da uno dei nost r i

confratel li.
L 'organizza zione soc ia le e basata sulla famiglia

a lla rga ta . Qui non e ra ro trovare quattro o cinque
fami glie che vivo no sotto lo stesso tetto . E' un si
stema che nello stesso tem po supplisce le caren ze
dell o Stato nei se rv izi soc ia li e fren a gl i sfo rzi tip ici
dell a fa m iglia nucleare, ch e con il lavo ro cerca di
mi gliorarele p rop r ie cond iz io ni di vita . In S urnba
Est, il Governo cerca d i po tenz ia re le fa m iglie nu 
cleari, so p ra tutto con la costruzio ne di ca se indivi
duali . Quest o obie tt ivo e a nc he una dell e sfide lan 
cia te alla C hiesa nel suo lavoro pa st orale ordinari o .

Come conseguenz a di qu esto ri tardo rispetto ad
a lt re parti dell' Indo nesi a, Sum ba vien e presentata
co me un o dei luoghi cult ura lm e n te pi ù interessa n ti
ch e si possan o visi ta re nell 'Est dell 'Ind on esi a, "p e r i
suo i r it i sp e ttacola r i, l 'esist en za di e norm i pi et re
me gali tich e , le sue ca se strao rd ina r ia me nte agu zze
e i suo i sp le nd id i tessuti 'i ka t'" . (Ka l Mull e r)

l '' ..~,
~..~~ ~!·l : · :."~ · ·!~/f~ · -

Il - 2

s:
"

.:" .~.

t .~

No n e il medesi mo
parlare di "cultura" a
Yogya kar ta e a Surnba .
A Yogyaka rt a il termin e
cultura indi ca i m on u
menti cultura li del pas
sa to, com e i templi 80
robodu r e Pr amban a n
del IX secolo . A Sum ha
la cultura e un a rea lt à
viva . Per qu est a ragio ne
no n é raro vedere a lcuni
illust ri visita tor i (co m
presi a lcuni proven ient i
da Rom a ), ves titi con

Fotogra];«:
l . V II entus iasta e amich evole

gesto di accoglienza a visita ton
2. Tipiche case di Sutnlia.



indumenti multicolori, t ra i dan zat o ri che girano
sa lta ndo e brandendo le spade al r itmo dei go ngs.
Qualsias i avvenimento importan te , co mp res i quelli
ecclesia li, inizi an o con un cerimonios o invit o
d ramm ati zzato ad e n trare nel "karnpo ng". Il "paso la"
é una rituale lott a spe t tacola re che consist e nel
lancia re baston i da cava lli lan ciati al ga loppo . Pu ò
giungere a un tal e gra do d i appa ss io na mento, che il
governo é dovu to int e rvenire per evita re incide nti
fatali s ia pe r i cava lli che per i ca va lier i. I tanto tip ici
blocchi d i pi etra sepo lcra le si posso no vedere s ia
nella loro forma or ig inale, s ia in moderne vers io n i
in cemento . .

L e o rma i ra re ca se aguzze dei trad izio nal i
"ka m po ngs " so no rip ro dott e a ll' ingr esso dell e st ra de,
nell e cappelle e in a lt r i ed ific i importanti . I be i
tessuti "ikat", co n i loro sfac cia t i di segni , so no
a ncora tessuti nei "kampongs",

La re ligio ne é m ol to s tret ta me nte intr eccia ta co n
la cultura . Nonostante che l'Indones ia sia co ns ide
rato come il pa ese mu sulmano pi ù gr a nde del
mondo ( 140 milio ni su un a po polazio ne d i
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183.457.000 ab ita n t i) a Surnba i di ecimila rnusul
mani costitu iscono un a minoranza insigni fica nte . La
m aggioran za appa rt ie ne a qu ell a che vie ne ch iama ta
A lira n Kepercayaan Ma ra pu, una so rta d i ani mi 
sm o. Il governo dell ' Indo nes ia, che non rico no sce
l'a n im ismo come una ca tego r ia reli giosa , fa un 'ec
cezio ne e perm ette agli abitanti di Sumba di essere
regis trati co me Ma rapu (200.000).

Il seco ndo gruppo per impo rtanza é costitu ito
da i prot estanti ch e afferma no d i avere circa 140.000
pers o ne , nella magg ior part e appart enenti all a
ch iesa ri formata , i cattolici so no 75 .00 0 e va nno
a umenta ndo .

I lca tto lices im o giunse , pe r la p;' ima vo lta ne ll' i

so la , con i gesu it i nel 1889. Però di eci a nn i dop o
to rn a ron o indi etro richiamati dai lo ro super io r i.
Do po a rriva ro no i Sacerdo ti del Verbo D ivino da
Flores nel 1933 . A nc h'essi tr ova ron o molte d iffic ol tà
ne l ma nte nere la mi ssio ne e s i r ivo lsero ai redento
risti, perché fossero es si ad occupa rsene. I primi
m iss io nari redento risti , inviati dall a Provi nc ia di

C olo n ia, a rr iva ro no
nel 1957. So no sta t i
gl i un ici respo nsab ili
dell o sv ilu ppo de lla
C hiesa loca le sino
a lla no mi na del pri 
m o vescovo , M on s.
Kerubin Pare ira. sa
ce rdo te d el Verbo
Di vino, ne l 1986.
O ggi la di ocesi
co mp rende 14 par
ro cc hie curate da 5
preti di ocesan i (tr e
so no surnba nes i),
redentoristi in c in
qu e parrocchie e Sa
cerdo t i de l Verbo
Di vin o ( 12) . Con 28
se rninaristi nell e dif
ferenti ta ppe della
formaz ione, la dio
ces i s i sta avvi ando
a d av e re un clero
indigeno .

Il futur o del ca t
toli cesimo e del pro
testa nt esi m o nel l' i
so la dipende pro
bab ilm ent e , da ch i
tra loro saprà me 
ulio attira re i SU I11

hanesi ve rso una
rel igio ne che non

J dI/C visitatori
venerati
)Jcch{/n~JI'n C

Kratz, in W l

m om ento di
riposo.



faccia vio lenza alla loro cu ltura originale
(inculturazion e),. ma ch e ne.ll0 st.esso . te!npo sia in
grado di co ndur li verso un tipo eh soc ie tà modern ,:.
Recentemen te un sacerdote Marapu pre sento
so lennemente a un parroco redentorista 20 dei suo i
fede li che avevan o deciso di d iventare ca tto lici. Si
parla della possibilità che 7~0 perso~~ chieda no di
divenir e cattolici co n a capo li loro raJa local e.

T uttavia le ant iche tradiz ion i e i mod elli cultu
ra li di co mporta mento non muo iono fac ilmen,te. C i
raccontava un pa rroco che nella sua parrocchia che
co nta circa 1.200 ca ttolici. tutti i gio rn i muoiono
du e o tr e persone a causa di un virus simile alla dis
se nte r ia . La ge nte dic e che non ha dena ro per ac
quista re le m.edicine. Però., q~w n cl o un o muore, uc
cidono ma iali, vacche e bu fali per onorario! Qu este
ce lebrazion i po sso no arrivar e a ta li ecces~ i , che ~l

gove rn o ha dovuto regolam entarle stab~ l~n.do Il
numero d i an imal i che posson o essere UCCIS I, Impe
dendo con ciò che la ge nte si impove risca da se
stessa per ce rca re di es ibire la pr opria prosperità.

Finora la modernizzazione nell 'isola si fa strada
molto lentamente. Da cinque anni le st ra de princi
pali ve ngo no asfa lta te , ma sono .t ~lmente strette che
occorre ridurre mo lto la veloc ità e qualche vo lta,
bisogna fe rmarsi per ceder~ il pas~o a .un ve ico lo
che vuo le sorpassare. A Waingapu SI sta installa ndo
il telefon o. L'elett r icità sta arrivan do alle stazioni
missiona rie, che fino ra funziona no co n propri ge ne
ratori . Gli aerei posson o già atterr are co n ~n () cer~~l

regolarità portando tra l'a ltro, qualcl:~ turista .suffI
ciente mente audace per avventura rsi m qu est i luo 
ghi lontani dai normali percorsi turisti ci.

A volte si desidererebbe che i cambiamenti fos 
se ro più rapidi. Però si pen sa anc he a qua nto é suc
ces so ad altre società che hanno sperimentato
ca mb ia menti rap idi e han no finito per avere ge nte
infel ice e alie nata . A volta é proprio qu est a la ra
gio~e per u~ cambiam~nto lento, afHnch~ i ~umba 
nesi SIano m grado eh affrontare l'in evitabile con
equanimità.

Prospettive della Viceprovincia

La Vicep rovincia é for mata da 60 membri
p rofessi con un 'et à media di 34 anni : 23 preti (13
indonesiani e lO ted eschi ); 28 studenti professi ; 7
fra te lli; 5 novizi .

Vi so no le seguenti case e co munità : Wanno
Gaspar (residenza viceprovincia le e novizi at o) ;
Weet ebula (casa per eserc izi); E lopa da (parrocchia
e secondo novizi at o); Wain gapu (pa rrocchia); P ada
Dita (seminario min ore); Nanda nj Yogyaka rta
(n ell 'isola di l ava, resid en za degli studenti) .

Nel 1982 la Viceprovincia stabilì le proprie
priorità pa storali, riviste più volte in seg uito.
(l 'ultima nel 1989) . Ne ll' intro duzione alle priorità si
d ice che a tt ualmente il ministero principa le dei re
dentorist i continua ad essere il min istero pa rr oc
chiale (ciò significa. in gra n part e, prima evangeliz
zazi one ).

Sen za diffico ltà , la Vicep rovincia é fermamente
decisa di ab ba ndo na re le par rocchi e e, in futuro ,
co ncentra rs i in attivit à più red entorist e. Conse
gue nte mente, in vista del futuro, le priorità so no:
M issioni parrocchiali ritiri ; rinn ovam ent i; p repara
zione pastorale di rel igiosi, sacerdo ti, laici, fami~lie ;

ministero pa rrocchia le. Agli inizi del 1994, la vice
provi ncia ha inizia to il secondo noviziato per p repa
rare i futuri missionari. In un prossimo fut uro, la
predicazione missionaria sarà proba bilmente es tesa
anche ad altre isol e dell'Indon esia.

La viceprovincia é un a delle unità più promet
tenti della Congregazion e per il grande numero di
vocazioni e la fed elt à al carisma red entorista : la
predicazione esplicita del Vangelo ai più. abbando:
nati e, tra essi, i più pov eri. Essendo stati per molti
a nni gli un ici responsabili della diocesi di Weete
bula, i co nfra tell i si trova no ora in una situazione
nuova. In colla borazione co n la Chiesa locale pos
so no co ntinua re nella medesima linea e nello st esso
tempo hanno la po ssibilità di dedicarsi a forme di
apostolat o più specificamente red entoriste.
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J 30 studenti
professi iII
Jacarta..
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