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Un narratore cubano.- Jos6 Lezama Lima 

IL PARADISO 
DELLA PAROLA 

Un'opera che al momento delta sua pubblica-
zione all'Avana nel 1966 suscito proteste fc 
il nuovo successo internazionale della let-
teratura latinoamericana • II libro oggetto 

Bisogna dare per ammes-
so l'estremismo letterario 
del suo autore per accettare 
il gioco imprevedibile e 
l'atmosfera rarefatta di un 
libro come Paradiso, ultimo 
acquisto (almeno sul piano 
della notorieta internaziona
le) della letteratura latino
americana. II nuovo prodot-
to pregiato viene addirittura 
da Cuba, e suo autore e Jose 
Lezama Lima, un sessanten-
ne che aveva scritto, senza 
farsi troppo notare, saggi 
critici, raccolte poetiche e 
altri testi narrativi prima di 
affrontare, con lusso di sim-
boli e analogie, questa nuo-
va « odissea ». L'awentura, 
in questo libro, da luogo a 
deformazioni fra liriche e 
grottesche, a evocazioni ero-

, tiche, a invocazioni di amo-
re e morte, ad ampie diva-
gazioni sul « fatto », a com-
menti su esperienze che ri-
salgono dai ricordi perso-
nali ai ricordi collettivi, at-
traverso i tempi e attraver
so le culture antiche e mo-
derne. 

II successo di questo libro 
die e Paradiso (ed. « II Sag-
giatore >, trad, di A. Stor-
chi e V. Riva, pp. 548, L. 
3500), rimbalza ora da Cu
ba a Parigi, aintalia. II te-
sto italiano e preceduto, ol-
tre che da un panegirico 
poetico di Jose A. Goytisolo, 
da un'ampia introduzione di 
Julio Cortazar, altro grande 
romanziere latino-americano, 
che non pud fare a meno — 
in termini esclamativi — di 
sottolineare la difficolta (o 
la quasi impossibilita) di 
leggere un'opera cosl co-
struita. Alle sue innumere-
voli radici culturali (da 
Omero a Rabelais, a Ron-
sard, a Lautreamont, ecc., 
ci passano un po' tutti, e 
non si dimentichino Dante 
e Pico della Mirandola) si 
aggiungono sottili ramifica-
zioni barocche: « questo non 
e un libro da leggere come 
si leggono i libri, e un og
getto con diritto e rovescio, 
peso e densita, odore e gu
sto, con un centro di vibra-
zione che non si lascia rag-
giungere nel suo limite pin 
sviscerato se non vi si arri-
va per osmosi e per magia 
negativa >. E' anche giusto 
pensare ad altre « odissee > 
(o « paradisi») che hanno 
preceduto questo libro-og-
getto per tutto l'arco del 
Novecento. Ma nella prolife-
razione dei piani e dei ri-
svolti simbolici, nel suo ba-
rocco-tropicale, nessuna po-
tra vincerla per ricchezza 
di ingredienti. E* come una 
torta carica di canditi mul-
ticolori, zibibbo e giulebbe, 
confezionata per l'attrazione 
di sensi segreti tramite la 
vista e il gusto. 

In breve, l'autore ha usa-
to ogni risorsa della tecni-
ca combinatoria, non limi-
tandosi a una sola dimen-
sione: la memoria proustia-
na o la crisi dei linguaggi 
di Joyce. Ogni segno, ogni 
manifestazione sensoriale si 
trasforma in immagine o va 
in cerca, fino all'esaurimen-
to, di tutte le analogie pos-
sibili. E' un sublime monu-
mento della letterarieta pu-
ra. Fra la « cosa > e la « pa-
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rola », vince quest'ultima. 
Ricercare il « romanzo », 

nelle forme piu note, e ov-
viamente inutile. II « para
diso » pud essere, nella par
te iniziale, l'Eden dell'in-
fanzia che per il giovane 
Jose Cemt — come presun-
to eroe del libro e come 
controfigura dello stesso 
autore — risale ai primi de-
cenni del secolo e si situa 
in una caserma-scuola di 
provincia sotto il governo 
di un padre colonnello 
morto in eta ancora giova
ne. Ma non si tratta affatto 
di un paradiso del rimpian-
to. « Paradiso» e anche il 
mondo composito dolle av-
venture successive, le sco-
perte di una complicatissi-
ma educazione erotico-senti-
mentale, fra parentele citta-
dine, amicizie ambigue, no-
tizie di estenuanti impre-
se amatorie che gusti este-
tizzanti e cavillosi virtuo-
sismi intellettuali fanno 
sconfinare nelle paradisia-
che illuminazioni divaganti. 
E' li che si giunge nella dol-
cezza illusoria del distacco 
dal momento vissuto. 

Ogni personaggio che si 
affaccia ha la sua storia: la 
nonna, il padre, la madre, 
le zie, gli amici, si chianvino 
Rialta, Donna Augusta, Jo
se Eugenio, Farraluque, Al
berto, Fronesis, Focion, Op-
piano Licario. Ma lo scritto-
re si serve delle «storie», 
le traccia e subito le aggre-
disce costruendo divagazdo-
ni e ricoprendole di strati, 
di cerchi, di attrazioni or-
bitali che rimandano di con-
tinuo a corrispondenze sco-
perte nel Hnguaggio. 

Dalle poche notizde forni-
te dall'editore, e possibile 
apprendere che, pubblicata 
nel 1966 all'Avana, l'opera 
di Lezama Lima suscito pro
teste che furono bloccate 
personalmente da Fidel Ca
stro. E' da supporre che 
proprio quello scandalo ser-
vi a far conoscere questo 
scrittore a un pubblico piu 
vasto. Ma e anche compren-
sibile per un «libro-ogget-
to > come questo, fatto ap-
posta per essere collocate 
in un salotto di gente bene 
o, tutt'al piu, in una galle-
ria, a disposizione degli in-
tenditori. Almeno, se si 
considera lo stato attuale 
delle divisioni culturali in 
un mondo frantumato 

Cortazar, a questo punto, 
ammonisce ogni lettore che 
voglia ridurre il suo giu-
dizio su questo libro a una 
formula schematica, di fa
re attenzione. Non gli pos-
siamo dar torto. Egli stesso, 
poi, nelle sue premesse, ri-
conosce che si tratta di una 
torta per palati delicati ma 
di stomaco forte. Piu che 
a un «sistema di poesia > 
bisogna essere disponibili 
al gusto di tanti ingredien
ti. Ironicamente si potrebbe 
dire — con uno schema — 
che non a caso uno dei temi 
piii frequenti del libro e la 
buona cucina, cosi come 
l'iniziazione e la complica-
zione erotica o il sapore di 
aromi forti e le sovrapposi-
zioni di immagini o altro 
ancora. Ma, nella misura in 
cui la cucina e arte combi
natoria, il paragone regge 
anche fuori dell'ironia. An
che nel senso che ogni sa
pore viene distrutto e as-
sorbito in un sapore sue-
cessivo, nel passaggio dal 
crudo al cotto. Spezie, ver
dure, cibi naturali diventa-
no altra cosa nella cottura 
della vivanda. 

II richiamo piu evidente 
va, allora, non tanto a 
Proust o a Musil quanto al
le forme del tardo-surreali-
smo oppure, e meglio, ad un 
surrealismo con ritorni di 
ideali pamassiani. Tardo-
surrealista e da considerare 
Michel Leiris, lo scrittore 
piu serio del tempo nostro 
anche se poco noto persino 
in Francia. Ma Leiris obbe-
disce tuttora ai due canoni 
della liberazione degli istin-
ti e della ricerca di «veri-
ta >. La sua prosa, altret-
tanto e forse piu ricca e 
articolata, cerca un piano di 
comunicazione che Lezama 
Lima trascura owiamente, 
bloccato da una sorta di fa-
talita che tutto gli fa ricon-
durre ai dolci liquori del 
procedimento letterario. C'e 
un punto di partenza, nella 
sua narrativa, e pu6 anche 
essere ricavato dal «fat
to >, esperienza o momento 
« vissuto >. II punto di arri-
vo e il quadro composto di 
figure analogiche o divagan
ti. II significato e il quadro 
stesso: i « fatti » o le « co
se > si annullano nella < pa
rol a >, senza neppure la 
preoccupazione di restituire 
un significato per «analo-
gia • com'era gia nella poe-
tica dei simbolisti. 

IL PROFESSOR JENSEN, LO PSIC0L0G0 CHE HA TENTATO DI 
FORNIRE UNA LEGITTIMAZIONE SCIENTIFICA DEL RAZZISMO 

Come vengono effettuati i «test» coi quali si vorrebbe provare che i bambini negri presentano valori medi di 
intelligenza piu bassi dei bianchi - Che cos'e Fintelligenza? - Una analisi che prescinde da fattori ambien-
tali come la poverta, la segregazione, la malnutrizione - I genetisti respingono le tesi dello scienziato 

Una storia americana. Un 
bimbo negro nasce in un mal-
sano ghetto urbano o in una 
depressa comunita del Sud. 
Durante la gravidanza, la ma
dre ha avuto una dieta povera 
di proteine; era, cioe, sottoali-
mentata. Nella prima infanzia 
il bimbo cresce anche lui mal-
nutrito, semiabbandonato in 
un ambiente grigio, privo di 
stimoli che lo sollecitino. Egli 
awerte dentro di se la previ-
sione dell'insuccesso. 

A cinque o sei anni e a scuo-
la. Un giorno viene sottoposto 
da un signore venuto da fuo
ri, un « colletto bianco », ad 
una serie di domande, quasi 
un giuoco. Ma il bimbo ri-
sponde c male » alle domande, 
il giuoco non riesce. H signo
re sentenzia che qualcosa non 
va. che il suo « quoziente d'in-
telh'genza » e piuttosto basso; 
ma che comunque non se la 
prenda, tanto non dipende da 
lui. Quella carenza l'ha eredi-
tata, e da tutti e due i geni-
tori: insomma, e un c fatto di 
razza ». Ora il bimbo e bolla-
to e la previsione del
l'insuccesso e diventata presto 
insuccesso. 

Quel signore, il c colletto 
bianco », e il professor Arthur 
R. Jensen, un esperto di psi-
cologia deH'educazione all'u-
niversita di Berkeley, in Ca
lifornia. Qualche tempo fa il 
nome di Jensen ha fatto rapi-
damente il giro del mondo a 
causa di un ponderoso saggio 
contenente alcune discutibilis-
sime asserzioni. 

Riaprendo una vecchia e 
stantia controversia sul rap-
porto tra razza e intelligen-
zn, Jensen ha affermato che 

i bambini negri americani 
presentano in media valori 
piu bassi di intelligenza ri-
spetto a quelli bianchi e che 
un tale deficit deve venir con
siderate come indice di diffe-
renze ereditarie nella capaci
ty di apprendere e di ragiona-
re in forma astratta. 

Pensavamo che non ci fos
se piu posto per simili sto
rie, che certi razzismi am-
mantati di scientismo • non 
avessero piu diritto di cittadi-
nanza: oggi il progresso delle 
scienze dell'uomo e la matu-
rita raggiunta hell'analisi cri-
tica dei loro presupposti di 
metodo fanno dire a un vali-
dissimo antropologo francese, 
Claude Levi-Strauss, che «la 
razza — o quello che si inten-
de generalmente con questa 
parola — e una delle tante 
funzioni della cultura». Con 
ci6 si rovescia — e sempre 
Levi-Strauss che parla — la 
tesi. in auge per tutto il secolo 
passato e per la prima meta 
di questo, che fosse la razza 
ad influenzare la cultura. 

II vecchio 
fossato 

Certe cose trovano. invece. 
ancora spazio. Ecco che una 
personalita certo non di secon-
do piano della psicologia e del
la pedagogia americana toma 
a scavare ii vecchio fossato, 
riproponendo capziosamente 
nuova materia per contende
re. E una simile controver
sia avallata in prima persona 
da Jensen, ma ispirata da piu 

larghe forze di vocazione rea-
zionaria. ha tutta l'aria di tra-
sformarsi in una crociata che 
si colloca brutalmente contro 
i negri nei conflitti e nelle 
drammatiche tensioni razziali 
degli Stati Uniti. 

Ma vediamo piu da vicino in 
cosa consiste l'c imperialismo 
genetico > dello psicologo ame-
ricano. Arthur Jensen coltiva 
nella sua vita due passioni, 
la musica e l'intelligenza. Due 
categorie, evidentemente. che 
bene esprimono le sublimi ar-
monie del pensiero astratto. 
Dicono i giornalisti che in que
st! mesi sono andati a inter-
vistarlo che il suo studio e 
stipato fino all'inverosimile di 
dischi. di spartiti. di strumenti 
musicali e di scatole contenen-
ti test di ogni tipo per la mi-
surazione dell'intelligenza. da 
quelli alia portata di un bam-
binetto ai piu feroci rompica-
po perf ino ' per un premio 
Nobel. 

Niente da dire owiamente 
per musica e spartiti. C'e, in
vece, qualcosa da osservare 
sull'uso che Jensen fa del ter-
mine < intelligenza *. 

Che cosa e Tintelligenza? Si 
tratta evidentemente di 
un complicato carattere. se 
cosi lo si pud definire, che a 
tutfoggi e sfuggito ad ogni 
tentativo di schematizzazione 
e di definizione rigorosa. Quel
lo che si pud dire con asso-
luta certezza e che l'intelli
genza di un individuo — si ba-
di bene, di un individuo. ma 
non di una popolazione o di 
una c razza » — e il prodotto 
di due component!: una gene-
tica. cioe ereditaria, e 1'altra 
ambientale. In altre parole, il 

patrimonio di potenzialita in
tellettuali che riceviamo alia 
nascita dai nostri genitori, o 
meglio all'atto del concepi-
mento. \*iene successivamente 
c gestito » dall'ambiente — in-
teso in termini di societa. 
educazione. cultura e altro — 
che si incarica di plasmarlo 
secondo influssi e finalita pre
cise. 

Qui arriviamo ad un punto 
nodale della questione. Jensen 
infatti, nega che il presunto 
deficit intellettuale riscontrato 
nei bambini negri sia da at-
tribuirsi a ragioni ambientali 
(poverta, segregazione, mal
nutrizione), ma solo ed esclu-
sivamente c razziali». Per 
questo motivo — afferma lo 
psicologo — ogni tentativo di 
introdurre nel sistema educa-
tivo americano programmi di 
educazione c compensate > per 
bambini socialmente svantag-
giati e destinato a fallire. 

Le misurazioni di intelligen
za sono state fatte da Jensen 
secondo una procedure che va 
sotto il nome di Stanford-Bi-
net e che serve nelle prove 
attitudinali e nelle ricerche 
educative per misurare le ca-
pacita di apprendere e, piu 
in generale. la capacita di 
trarre profitto daH'esperienza. 
Questa procedura consente di 
costruire delle vere e proprie 
scale dette c quozienti d'intel-
ligenza > o. secondo una dici-
tura abbreviata. semplicemen-
te < Q.I. » Un c Q.I. > di 100 
punti e considerate un valore 
medio di intelligenza e quindi 
molto comune e diffuso. men-
tre un < Q.I.» sotto i 70 o 
sopra i 130 e da considerarsi 
per un verso eccezionalmente 

basso e per l'altro eccezional
mente elevate. In questa scala 
di valori, che come si diceva 
ha un indice di riferimento 
intorno a 100. ben si compren-
de quanto sia determinante 
uno scarto in meno di 15 pun
ti. Ebbene, questa e proprio 
la differenza che Jensen af
ferma di aver riscontrato in 
media nei bambini negri 

La scuola 
discrimina 

Sarebbe troppo lungo entra-
re qui in merito ai metodi 
con cui vengono fabbricati i 
test e analizzare la loro ri-
spondenza a modelli culturali 
e a ideologie che non sono 
certo quelli delle classi disere-
date, ma piuttosto dei c col-
letti bianchi» nella societa 
americana. Vale almeno, pe-
ro, chiarire il fatto che la 
procedura adottata da Jensen 
pud avere un suo significato 
strettamente tecnico solo se 
limitata all'uso cui si accenna-
va prima; risulta invece del 
tutto gratuito e capzioso estra-
polare risultati ottenuti su un 
campione di bambini neU'eta 
scolare a valori « globali» di 
intelligenza dell'intera popola
zione negra americana. Sen
za poi tener conto che nelle 
scuole per ragazzi negri la lo-
gica del sistema impone un 
livello di prestazioni didatti-
che di gran lunga inferiore 

Anche qui da noi hanno avu
to ampia eco le dure critiche 
mosse al « rapporto Jensen ». 
Uno scienziato fra tutti se ne 

6 fatte valido porta voce: il 
professor Luigi Cavalli Sforza 
dell'universita di Pavia. Ca
valli Sforza, genetista umano, 
ha avuto modo negli Stati Uni
ti di entrare in diretta pole-
mica con l'autore stesso del 
« rapporto » e, in collaborazio-
ne con un collega inglese, 
Walter Bodmer, ha scritto la 
replica migliore e piu artico
lata che si sia avuta finora 
alle tesi di Jensen. 
• Mi diceva Cavalli Sforza, di-

scutendo qualche tempo fa di 
queste cose: cio che Jensen 
£ andato sostenendo fa certo 
un gran comodo a molte per-
sone in America. Questo e uno 
dei casi — continuava — in 
cui un'affermazione incauta 
sul piano genetico pud avere 
grandissime ripercussioni su 
quello politico e sociale. Noi 
genetisti siamo quasi tutti 
d'accordo nel concludere che 
le tesi di Jensen sono infon-
date, in quanto sarebbero va-
lide soltanto se si potesse di-
mostrare che bambini negri e 
bianchi crescono in America 
nello stesso ambiente. Ma sia
mo molto. molto lontani dal 
poterlo fare. 

Le conclusioni di Cavalli 
Sforza erano allora precise: 
ci sono altre strade, altre ri
cerche che oggi dovrebbero 
raccogliere l'attenzione degli 
educatori. E non c'e dubbio 
che con la fantasia se ne pos-
sono trovare dawero molte di 
piu valide e entusiasmanti. 

Con la fantasia, certo; ma 
soprattutto. aggiungerei, con 
la volonta politica. 

Giancarlo Angeloni 

Michele Rago 

Come si reagisce al sacco della capitale 

Alia ricerca 
del verde perduto 
Un'originole iniziativa di « Italia nostra » a Roma - Censi-
mento delle aree libere - Proposte per una azione politica e 
di massa che sottragga la citta alle mani degli speculatori 

Un libro di 

E. Sarzi Amad6 

I centomila abitanti dei nuo-
vi quartieri di Amsterdam o 
i sessantamila abitanti delle 
nuove citta di Stoccolma han
no a disposizione una quantita 
di vero verde — cioe libera ed 
attrezzato. ricreativo e spor-
tivo — superiore a quella che 
e a disposizione di due mlllo-
ni e ottocentomila romani. A 
Roma ogni abitante dispone 
di tre metri quadrati di ver
de. Nei quartieri • dormitorio 
che cingono d'assedio il centro 
storico della capitale (senza 
servlzi, senza sedi dl vita as
sociativa, senza centri sanita-
ri) alberi e pratl mancano 
compJetamente. Un vero e 
proprio attentate alia salute 
pubblica. Sono quest! I risul
tati di un'attivita urbanlsUca 
praticata nel disprezzo delle 
esigenze elementari dell'uomo, 
basata solo sulla rendita ton 
dlaria, 

Di fronte alle colpe dl oerti 
ammlnlstratori facflonl a m-
capaci, negli ultiml meal a 
Roma il problema del varda 

e stato affrontato da numero-
se organizzazionl democrati-
che nei quartieri e, soprattut
to, nelle clrcoscrizioni, i nuo-
vi nuclei di decentramento 
amministrativo che le forze 
popolari hanno volute e che 
la DC e le destre oercano in 
tutti i modi di ostacolare nella 
loro attivita. In questo qua
dro, s'inserisce l'iniziativa di 
Italia Nostra che sta Iavoran-
do appunto con circoscrizioni, 
gruppi di quartiere, scuole, 
per una politica del verde pub
blico a Roma. Le proposte 
che scaturiranno da questa ve
ra e propria « ricerca del ver
de » saranno presentate in una 
serie di convegnl. H primo si 
e gik svolto al Ilceo Castp.l-
nuovo e ha Interessato la X, 
nei e la XII circoscrizione — 
un settore della citta comprA-
so tra via Portuense, 11 Teve-
re e via Flamlnla. 

n dato piu interessante che 
e scaturlto da questo primo 
incontro e che per 1 due ml-
Uonl dl abitanti della perlfe-

ria romana non esistono nem-
meno i tre metri fja»4rati di 
verde di cui parlano Ie staU-
sticbe. II verde della capi
tale, Infatti, consiste soprat
tutto di parch! storici (Villa 
Borghese, Villa Doria Pam 
phili, parte dl Villa Ada, Vil
la Glori ecc.) concentrati nel
le zone centrali della citta; 
tutta la sterminata perifena 
non ha verde 

Eppure qualche zona dl ver
de esiste ancora nella perife-
ria, Sono Ie stesse (Forte Por
tuense, certi prat! di Monte-
mario) per le quali in quest! 
ultiml mesi si sono battuti 
gli abitanti con decine dl ma
nifestation!. 

In Italia 11 verde dei no
stri quartieri periferlci si av-

i vicina alio zero assoluto. A 
Roma, in quartieri come il 
TrionfaJe, l'Appio Latino, il 
Tuscolano, il CaslUno, ecc^ si 
vtve In ever! parcheggl per 
uomini e macchlne». II riiul-
tato di questa situation* e 
spaventoeo. E* stato calcolato 

infatti che cinque milioni di 
ragazzi italiani (meta scuola 
dell'obbligo) sono aifetti da 
deformazioni (paramorfismi), 
che per 11 cinque per cento ai 
ess! (duecentocinquantamila 
ragazzi) sono destinate a di-
ventare deformazioni perma-
nenti (dismorfisml). Lltalia 
ha anche il primato mondiale 
del bimbi anunazzati per le 
strade: cinquecento ogni an
no. Tutto ci6 awiene — co
me e detto in documento dif
fuso nel oorso del convegno 
— per mancanza dl spazi ver-
di da destinare alia rlcrea-
zione, l'eserclzio fisico e lo 
sport, e perche la strada e 
1'unJco spazio a disposizione 
per milioni di giovani. 

Pub essere cambiata que
sta sltuazlone? A Roma si 
tratta di riparare ai danni 
portati alia citta da circa ven 
U anni di afrenata speculaaio-
ne sulle aree. Sempre per re-
stare neU'amblto delle tra cir
coscrizioni per le quali e sta
to orfaalssato U conregno di 

Italia Nostra, la situazione e 
dawero allarmante. In questa 
zona della citta abitano 950 
mila persone, per le quail so
no a disposizione circa due-
cento ettari di verde, ossia: 
Villa Doria Pamphili, le pen-
dici di Monte Mario, /ilia 
Sciarra, qualche spazio verso 
il Foro Italiaco, i giardini di 
Castel Sant'Angelo, piu alcu-
ni giardinetti (o meglio aiole 
spartitraffico) che, non posso-
no dawero essere considerate 
verde pubblico. 

Per legge (decreto del 2 
aprile 1968) 11 verde a dispo
sizione di quest! abitanti do-
vrebbe essere di oltre 850 et
tari, piii quindicl metri qua
drat] per abitante di « parch! 
pubblici urban! e territoriali ». 
In totale, dunque, questre tre 
circoscrizioni di Roma dovreb
bero avere a disposizione 2200 
ettari di verde. Ne mancano 
quindi duemlla. 

Questa la situazione, dun
que. E facilmente lndlvldua-
blll sono 1 responsabill. Of-

gi e ancora possibile fare 
qualche cosa e il convegno, 
nelle sue conclusioni, ha indi
cate obbiettivi precisi. Si trat
ta, innanzi tutto, di spingere 
i partiti, i cittadini, i consi
gn di quartiere, I comitati di 
quartiere, le scuole a procede-
re ad una indagine conoscili-
va delle varie situazioni lo
cal!, a un censimento delle 
aree libere e suscettibili di es
sere adibite a verde. Tutto 
questo per elaborare propo
ste che rispecchino le esigen
ze piu immediate. Cib potra 
essere fatto — e bene sotto
lineare ancora — se sara bat-
tuta la politica di quant! han
no permesso lo scempio dl 
Roma. Solo la pressione po-
polare, infatti, pub spingere 
ammlnlstratori e politici a 
mutare indirizzi. La posta.ln 
gioco della battaglia per il 
verde pubblico e la stessa in-
tegTita fisica del cittadini. 

Aladino Ginori 

Le « due vie » 
della 

economia 

cinese 
II merito prlncipale dl que

sto libro del compagno Emillo 
Sarzi Amade («Le due v!e 
della economia cinese >>, Fran-
co Angeli Editore, L. 4.500) mi 
sembra stia nel fatto che esso 
tende a dimostrare, e nei fatti 
dimostra, che «la storia dello 
sviluppo delta rivoluzione cine
se e molto piii complessa di 
quanto non potesse apparire 
nel passato; ogni singolo capi-
tolo di questa storia e segnato 
da tendenze diverse, spesso 
opposte, talvolta eguali in ap-
parenza, ma nella sostanza in-
conciliabili; vi e stata dawe
ro, insomma, durante tutta la 
storia della rivoluzione cinese 
prima e dopo la presa del po-
tere, una " lotta tra due vie ", 
una lotta tra due diverse con-
cezioni relative alio sviluppo 
del socialismo. Due concezio-
ni, e stato oggi confermato, 
rispettivamente rappresentate 
da Mao Tse-Tung e da Liu 
Shao-chi». 

Una tesi analoga II compa
gno Sarzi Amade l'aveva gia 
affacciata nella sua breve ma 
pregevole presentazlone del 
« Finshen » di Hinton, pubbli-
cat** in Italia dallo editore 
Einaudi. Ma qui, in questo li
bro la tesi viene suffragata 
dalla riproduzione di una serie 
fondamentale di scritti cinesi, 
corredati ognuno da una bre-
vissima ma pertinente presen-
tazione che aiuta il lettore a 
situare ogni scritto nel suo 
esatto contesto. Ne risulta un 
libro di straordinario interes-
se per chiunque voglia awl-
cinarsi alia comprensione dei 
termini real! dello scontro che 
si e avuto In Cina sulle scel
te di fondo dello sviluppo in-
dustriale e agricolo. Com-
prendere i termini reali di 
questo scontro vuol dire — 
come giustamente afferma 
Sarzi Amade nella introduzio
ne del libro — accettare se 
non altro la <r esigenza di un 
ripensamento e di una reinter-
pretazione della storia di un 
paese del quale e divenuto 
quasi un luogo comune dire 
che contiene quasi un quarto 
dell'umanita, ma al quale si 
continua a rifiutare il diritto 
di fornire esperienze che ab-
biano un qualche valore uni
versale ». Intendiamoci. Che 
alle esperienze cinesi possano 
essere negati i valori di uni
versality non e di per s6 ne-
cessariamente segno di mio
pia ne* oggetto di scandalo. 
Ma ad una condizione: che 
queste esperienze vengano ef-
fettivamente conosciute, e 
quindi vagliate e discusse per 
quello che sono realmente. 

Mettendo insieme e presen-
tando una serie di scritti ci
nesi sullo scontro, appunto, 
tra le «due vie» della eco
nomia cinese il compagno Sar
zi Amade porta un contribute 
di grande rllievo a questa 
opera preliminare di cono-
scenza. E lo porta non sol
tanto sulla base del materia-
le pubblicato ma anche della 
sua ben nota serieta di studio-
so attento della realta. della 
Cina. 

Sarzi Amad6 e stato l'ultimo 
corrispondente dell'Unita in 
Cina, dove ha vissuto per al-
cuni anni. Rientrato nel 1961, 
ha tuttavia continuato a se-
guire con grande scrupolo le 
tappe della costruzione socia
lista in quel paese scrivendone 
spesso, del resto, sui nostri 
giornali. I suoi frequenti, lun-
ghi soggiorni nel Vietnam e i 
viaggi in altri paesi asiatici 
hanno facilitate il lavoro di-
retto a non perdere il contat-
to con la Cina. Di qui la scel-
ta particolarmente accurata 
dei document! che in questo 
libro ci vengono presentati. 

Si tratta, come il titolo stes
so del libro dice, di documenti 
relativi alia economia cinese e 
alia lotta tra le a due vie » in 
questo campo. Una serie di 
altre questioni, che attorno a 
questa lotta hanno ruotato e 
ruotano, non vengono affron-
tate. Ma afferrare i termini 
dello scontro sulla economia 
vuol dire, evidentemente, at-
trezzarsi per arrivare alia 
comprensione di molti altri 
aspetti delta realtk cinese. 

Credo sia un bene che un 
libro di questo genere porti 
la firma di un comunista, di 
un giornalista comunista. Sia
mo noi comunisti, infatti, e 
noi comunisti italiani, ad aver 
compreso tra i primi la ne
cessity di uno studio attento 
della esperienza della Cina. 
Per poteme discutere, come 
vogliamo fare con piena co-
noscenza di causa e senza la-
sciarci fuorviare da giudizi, o 
peggio, da anatemi aitrul. Cib 
fa parte del nostro impegno 
d! studiare con la roassima 
attenzione tutta l'esperienza 
storica del proletariate al po-
tere. Non e un caso, del rt-
sto, che, proprio alia luce di 
questo impegno, 1 due primi 
comunisti del mondo capita-
lista che abbiano compiuto un 
viaggio in Cina dopo molti 
anni di assenza sono stati due 
comunisti italiani. Sono perso
nalmente convinto della estre-
ma utilita di libri nostri sul
la Cina. In Europa noi abbia-
mo da percorrere un lungo 
cammino per awicinarc! alia 
conoscenza della realta cine
se. Viaggiatori e studios! di 
orientamento diverso dal no
stro possono certo aiutarcl a 
percorrere questo cammino. 
Ma siamo noi comunisti, in 
definitiva, perche la Cina e 
nostra, che dobbiamo com* 
pierne la parte sostanziale se 
vogliamo, come vogliamo, 
portare un contribute reale, 
effettivo, all'unlta di tutti l rt-
voluzlonari nella lotta comunt. 

Alberto Jacovitllo 


