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Una lellera del segretario del PRI e la risposta di Eugenio Peggio 

Le accademie di La Malf a 
Strana concezione << conoscitiva » della politica dei redditi - II leader repubblicano 

seguita ad ignorare la realta classista dell'indirizzo economico dominante 

L'on. Ugo La Malfa ci ha 
inviato una lunga lettera in 
polemica con l'articolo di 
Eugenio Peggio « In nome 
del profitto », apparso su 
I'Unita di giovedl 4 luglio 
(terza pagina). Data l'ecces-
siva lunghezza di questa let
tera, non ei e possibile pub-
blicarla integralmente e sia-
mo costretti a presentarne 
una sintesi che riproduce il 
piu fedelmente possibile le 
osservazioni del segretario 
del PRI alParticolo di Peg
gio. 

L'on. La Malfa inizia rl-
cordando il quadro generale 
delle proposte che il PRI va 
facendo da alcuni anni, cioe 
una politica di programma-
zione orientata verso tre 
obiettivi principali: 1) la 
lotta contro la disoccupazio-
ne; 2) lo sviluppo delle zone 
arretrate; 3) la creazione di 
grandi servizi di utilita col-
lettiva. Si tratta — osserva 
La Malfa — di obiettivi, 
enunciati gia nella famosa 
€ Nota aggiuntiva > della 
primavera del '62, che non 
hanno # nulla da fare con la 
difesa del capitalismo, ne 
con la difesa del profitto », 
ma che « interessano esclu-
sivamente la classe lavora-
trice ». Una tale programma-
zione pone immediatamente 
il problema della «somma 
di capital! di investimento 
necessari alio scopo ». Di qui 
— aggiunge il segretario del 
PRI — deriva la necessity 
di una politica dei redditi. 
che, dai repubblicani c non 
e stata mai affermata con 
riguardo al controllo dei sa-
larl. ma con riguardo al con
trollo della formazione e di-
strihti7ione di ogni forma di 
reddito. a partire dalle ren-
dite, dagli interessi di cani-
tali e dai profitti per arri-
vare ad ogni altra forma di 
remunerazione». Cid si im-
pone perche la programma-
zlone non e possibile e non 
pu6 c raggiungere i suoi 
obiettivi, senza conoscere i 
fcnomeni relativi alia forma
zione e distribuzione del red-
dito ». 

La politica dl programma-
zione — prosegue Ton. La 
Malfa — deve incidere sul
le rendite, sui redditi da ca
pitate e sui profitti «crean-
do le condizioni di un mag-
giore risparmio rispetto al 
consumo » e modificando la 
destinazione che a questo 
risparmio e agli eventual! in-
vestlment! danno le class) 

capitalistiche. Ma, si chiede 
poi il segretario repubblica
no, < basta la manovra del-
l'accumulazionc capitalistica 
attuale, e basta la manovra 
sui redditi di consumo delle 
classi capitalistiche per as-
sicurare i livelli di aceumu-
lazione necessari per rag
giungere gli obiettivi della 
programmazione? Io non pos-
so dire ne si, ne no — ri-
sponde La Malfa — poiche 
non conosco le relative ci-
fre. Ma dire a priori di si 
— aggiunge ancora —, come 
dicono le forze di estrema 
sinistra, mi pare afferma-
zione azzardata assai >. 

Occorre quindi esaminare 
anche il reddito dei lavorato-
ri, sia in rapporto al reddito 
delle altre classi, sia neU'am-
bito delle varie categorie di 
lavoratori. € Vi sono infinite 
disparity di reddito fra i la
voratori italiani... Sui lavo
ratori addetti ad attivita di-
rettamente produttive pe-
sa non soltanto il profitto, 
la rendita o l'interesse, ma 
la condizione incomparabil-
mente migliore, dai punto di 
vista dell'occupazione e del 
reddito, del settore private. 
L'eccessivo costo delle strut-
ture burocratiche ed amml-
nistrative e problema gra
ve e evidente... E come pu6 
essere affrontato un grave 
problema del genere se si ri-
fiuta ogni ricognizione cono
scitiva in materia, e tutto 
viene affidato al gioco delle 
forze spontanee? >. 

La lettera dell'on. La Mal
fa nelPesprimere queste os
servazioni fa spesso riferi-
mento ai problemi della pia-
nificazione nei paesi sociali-
sti, e si conclude poi affer-
mando: « Credere che la sor-
te delle classi lavoratrici non 
interessi me e il PRI, e un 
sospetto che respingiamo fer-
mamente, che non fa onore 
a chi lo solleva ». 

La risposta di 
Eugenio Peggio 

La lunga lettera dell'on. 
La Malfa richiederebbe un 
ampio discorso. Ma le nostre 
posizioni sulla programma
zione economica sono state 
puntualizzate qualche tem
po fa in un apposito docu-
mento del Centro studi di 
politica economica del PCI, 
che ha avuto un'ampia diffu-
sione e che e stato pubbli-
cato tra l'altro nel Bottetttno 
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Posso quindi limitarmi a 
svolgere soltanto qualche os-
servazione. 

Innanzitntto, riguardo al 
problema dell'accumulazione 
e del finanziamento degli 
investimenti, devo dire che 
non comprendo affatto la po-
sizione dell'on. La Malfa; o 
meglio, non comprendo se 
l'on. La Malfa si colloca di 
fronte a questo problema co
me il segretario di un parti-
to politico e come un teo-
rico della programmazione 
che vive al di fuori del tem
po e dello spazio. Tutti san-
no che, negli ultimi quattro 
anni, 1'Italia non solo ha 
conservato nel campo del-
l'emigrazione (cioe della 
esportazione di disoccupati) 
un triste primato internazio-
nale, ma e divenuta altresi 
un paese che e tra i mag-
giori esportatori di capitali 
del mondo intiero. 

Le cifre fornite a questo 
riguardo dai dott. Carli alia 
recente assemblea della Ban-
ca d'ltalia sono impressio-
nanti: al netto dei capitali 
stranieri affluiti in Italia, i 
trasferimenti di capitali ita
liani verso 1'estero hanno 
superato negli ultimi quat
tro anni la cifra di tremila 
miliardi di lire. Noi siamo 
ben consapevoli che per af-
frontare tutti i problemi 
che stanno di fronte al pae
se non basta certamente l'im-
piego all'interno dei capita
li italiani che continuano ad 
emigrare. Ma che senso ha. 
oggi, mentre prosegue e si 
ingigantisce lo scandalo del
le fughe di capitali, insiste-
re — come fa Ton. La Malfa 
— sulla necessita di accre-
scere l'accumulazione di ca
pitali? Insomma, il partito 
repubblicano vuole occupar-
si concretamente della que-
stione piu urgente della po
litica economica italiana, la 
questione cioe dell'investi-
mento dei capitali disponibi-
H, o vuole continuare a fa
re della pura accademia che 
porta acqua al mulino del 
grande padronato? 

Seconda osservazione. Og
gi, di fronte al fatto che una 
quota ingentissima dei capi
tali accumulati in Italia emi
gre verso Testero, tutti colo-
ro che parlano ancora di po
litica dei redditi (i Carli, i 
Colombo, i Costa) non dico
no piu — come dicevano in 
passato — che questa e in-
dispensabile per garantire a 
livello nazionale l'accumula
zione necessaria al finanzia
mento dello sviluppo. H di
scorso de! Carli, del Colom
bo, dei Costa e molto meno 
generico e molto piu di clas
se: la politica dei redditi — 
essi dicono — dovra compor-
tare nelle imprese un con-
tenimento dei salari tale da 
consentire, non solo un ele-
vato autofinanziamento, ma 
anche un elevato tasso di 
profitto, in assenza del qua
le i privati non investono. 
Ora. se la posizione dell'on. 
La Malfa non coincide con 
quella di quest! signori, per
che egli continua a concen-
trare la sua polemica con
tro le organizzazioni dei la
voratori e non attacca, inve-
ce, a fondo le teorie e la po
litica deU'aumento del tasso 
di profitto ? 

In terzo luogo, mi sembra 
che nella sua lettera, il se
gretario del PRI esponga 
una concezione della politica 
dei redditi alquanto strana 
e inconsueta, ma che tutta-
via non convince. Sembra 
quasi che la politica dei red
diti debba essere soltanto 
«un metodo conoscitivo» 
dei fenomeni relativi alia 
formazione e alia distribu
zione del reddito. Ma, se si 
tratta soprattutto di cono
scere dei fenomeni, perche 
scomodare un termine tanto 
malfamato. che nel linguag-
gio corrente non significa 
altro che « controllo e com-
pressione dei salari»? Se 
non si conosce con precisio-
ne quante migliaia di miliar
di di rendite parassitarie e 
di profitti ricevono ogni an
no gli speculator! sui suolo 
edificabile. I proprietari ter-
rieri assenteisti, i grandi 
gruppl monopolistic! operan-
ti nell'industrla e nel com-
mercio; quanta parte del co-
siddetto «reddito da lavoro 
dipendente > e costituita dai 
lauti stipend! dei dirigenti 
ed alt! funzionari delle im
prese private e della pub
blica amministrazione: quan-
to modestia sia 1'entita dei 
redditi. piu o meno miseri 
fe talvolta di fame), di mi-
lion] di opera!, di modesti 
impiegati, di contadini; la 
causa di tutto cid sta nel fat
to che le forze politlche 
ed economlche conservatrici 
non hanno almn intere<sse a 
svelare una realty iniqua. 
Comunque, se vuole avere 
nuove stattstiche. Ton. La 
Malfa si rivolga al govemo. 

Quarto osservazione. D se
gretario del PRI non pud 
pensare di metterci in imba-
razzo quando parla dell'« ec-
cesslvo costo delle strutture 
burocratiche ed imministra-
Uve». Riguardo a tale pro* 
bleraa noi ci aentiamo in dt-
ritto di ehiedera all'oo. U 

Malfa se il PRI, dopo le pro
ve negative date sino a que
sto momento, e finalmente 
disponibile per una battaglia 
a fondo volta ad imporre la 
liquidazione di tutte le deci-
ne e centinaia di enti corpo-
rativi e clientelari, sui qua-
li la DC ha fondato tanta 
parte del suo strapotere, e 
che hanno un costo elevatis-
simo sia dai punto di vista 
finanziario che in termini di 
corruzione. Quanto al fatto 
che i lavoratori del settore 
pubblico abbiano condizioni 
di occupazione e di reddito 
migliori di quelle del setto
re privato, non credo, fran-
camente, si debba trarre la 
conclusione che e opportune 
un'azione volta al livella-
mento verso il basso di tutte 
le situazioni. C'e indubbia-
mente il problema della ri-
forma della pubblica ammi-
nistrazione. Ma della man-
cata soluzione di questo pro
blema sono responsabili sol
tanto i partiti che in tutti 
questi anni hanno governato. 

Infine, devo insistere su 
un punto. Nella attuale si-
tuazione del paese, mentre i 
salari dei lavoratori sono 
ancora ad un livello scanda-
losamente basso, mentre so
no disponibili ingentissimi 
capitali liquidi e mentre piu 
urgente che mai e l'esigenza 
di profonde riforme, lo svi
luppo delle lotte rivendica-
tive dei lavoratori e neces-
sario non solo per migliora-
re la condizione della classe 
operaia, ma anche, da un la-
to, per stimolare gli investi
menti produttivi e, dall'al-
tro, a far imporre il piu 
rapidamente possibile la 
realizzazione delle indispen-
sabili riforme. Tutto que
sto potra apparire incoe-
rente e contraddittorio al-
l'on. La Malfa. A me sem
bra, invece, che tutto que
sto corrisponda perfettamen-
te ad una visione realistica, 
perche dialettica, dei proble
mi del paese. 

Eugenio Peggio 
BATTAGLIA DAVANTI AL MUNICIPIO XW^^Z, ore, si e svolta dinanzi al mun'tcipio 

poilzia da una parte e una folia di manifeslanti, 
negri e porioricani, dall'altra. I manifestanti si erano riunitt per chiedere la creazione di altri ventimila posti di lavoro nei quartieri poveri della metropotl. 

Esasperati dalla lunga attesa e dall'atteggiamento provocatorio della polizia, essi hanno bersagliato gli agenti con bottiglie, pietre e altri corpi conlundenti e 
_ ' hanno resistito vigorosamente ai loro assalti, a colpi di sfollagente. Nella telefota: la polizia in azione contro i dlmostrantl 

Sotto il sole di Harlem 
brucia la collera negra 

La fame, la poverta, il softosviluppo riguardano a diversi livelli piu di sessanta milioni di cittadini statunitensi 
Incontro all'aeroporto La Guardia con un medico che lavora al cuore artificiale azionato con energia atomica 

Nostra servizio 
NEW YORK, luglio 

Ho camminato a lungo nel 
quartiere negro di Harlem, 
Quartiere? Karlem e una cit-
Ik. Non proprio come le al
tre che compongono New 
York — il Bronx, Queens, 
Brooklyin — ma una grande 
citti ugualmente. con preci
se caratteristiche e delimita-
zionl topografiche: si tratta 
di quasi tutta la regione set-
tentrionale di Manhattan. Per 
percorrerne a piedi una par
te, da 149 fino a 108 strade, 
sui confine nord del Central 
Park, scalando dalla St. Ni
colas alia Quinta attraverso 
la Lenox Avenue, ho impie-
gato circa tre ore. 

Durante queste tre ore ho 
incontrato soltanto tre uomi-
ni dalla pelle bianca. Io so
no stato il quarto. Questo e 
un ghetto. Non avevo mai vi-
sto ne provato pstcologicamen-
te nulla di simile. Benche' mi 
accompagnasse un ragazzo di 
pelle nera, figlio di una india 
e di un negro americani ma 
non abitante in Harlem, era 
e mi sentivo un estraneo. Co
me un estraneo ero guarda-
to da chi mi degnava di qual
che attenzione. Per gli altri, 
la grande maggioranza, ero 
come una entita astratta, un 
corpo inesistente. 

Ricordo dl quelle tre ore 
un solo sorriso, largo su una 
chiostra di denti ancora Can
dida, da sotto un cappelletto 
di paglia bianca, ben siste-
mato su un volto scarno e 
dai bianchi capelli; il saluto 
sorridente d'una vecchia si-
gnora, vestita con un abito la 
cui foggia poteva risalire ai 
tempi dello Zio Tom, elegan
te, nobile, altera, seduta a 
prendere aria, nella vampa 
del sole estivo, sui terrazzi-
no appena ombreggiato della 
sua casa. Forse il sorriso di 
una pazza. Ho provato a sor-
ridere io al bambini che af-
follano i marciapiedi. a guar-
dare sorridendo dentro le car-
rozzine con i neonatL- non ho 
avuto sorrisl di risposta ne 
dai bambini ne dalle giovani 
madri gia disfatte e sfinite, 

Non ricordo in quale stra-
da che m'era parsa partico-
larmente viva per 11 popolo 
che 1'affollava. per le lmmagi 
ni di Cristo e degli apostoll 
dipinte a colon forti sulle ve-
trate basse d'una chiesa ba^ 
tista, (e anche perch* vi si 
stava svolgendo rumorosa-
mente una partita di palla a 
volo attraverso una rete ti-
rata fra casa e casa) stavo 
per scattare • una fotografla. 
Ml si e subito awlcinato un 
uomo non plu che trentenne 
e me lo ha lmpedito. Ho cer-
cato di Insistere pregmndolo 
di capire che ero un fiorna-

lista italiano amlco dei ne
gri. Nulla da fare. I suoi oc-
chi dapprima freddamente 
gentili si stavano incattiven-
do. La situazione era chiaris-
sima: tu vieni a fotografare 
Harlem per mostrare l'arre-
tratezza dei negri e per ser-
virti delle nostre immagini 
da voi considerate esotiche 
per fare del colore e magari 
degli affari. Cambia strada. 

Ma non e bastato cambia-
re strada. II mio interlocuto-
re ha voluto andare piii a 
fondo. e il ragazzo che mi ac-
compagnava (amico di Grace 
Mora, sorella di uno dei tre 
sottufficiaii USA relegati da 
circa tre anni a Fort Hood 
per essersi rifiutati di parti-
re per il Vietnam) mi ha fat-
to capire che non era il ca-
so di contrariarlo. II fatto 
piu stupefacente e stato che 
il negro ha chiamato, a scio-
gliere la questione, un bian
co. Mi ha invitato a entrare 
in un negozio di drogheria 
e 11 e awenuto, come se ci 
fossimo recati in un commis-
sariato, il chiarimento. II vec-
chio droghiere bianco dalla 
faccia dura e segnata gode-
va evidentemente della fidu-
cia del attadino di Harlem 
autoproclamatosi nei miei 
confront! difensore della di-
gnita negra. 

Atmosfera 
di sospetto 

Non posso non ricorda-
re che una cosa simile, anzi 
identica, salvo il fatto che il 
chiarimento awenne appunto 
in un posto di polizia, mi ca-
pito ad Hanoi. Avevo tinito 
di fotografare delle venditrt-
cd dl banane e della gento 
che all'ora della siesta ripo-
sava sdraiata su un marcia-
piede, quando un passante 
qualsiasi mi pregb dJ inter-
rompere e di seguirlo. Vennl 
poi a sapere che, a differen-
za di quanto avevo supposto, 
non ero affatto stato scam-
biato per una spia, ma che 
al cittadino di Hanoi era sem-
brato riprovevole che un vlag-
giatore occidentale fotografas-
se immagini che, secondo Iul, 
avrebbero diffuso una idea 
non giusta e non rispettosa 
della dignita vietnamita. 

Tiplco riflesso rovesclato 
del razzlsmo e del coloniali-
smo bianchi nella coscienza 
dell "uomo dl colore U cui sen-
timento di offesa e frustra-
zione si possono trasformare, 
Irrazionalmente, in sospetto ir-
riducibile e il cui sUto di u> 
feriorita si pu6 trasformare 
in violenza vendicatrica • di 
torti non soltanto attuali ma 
antlchlssiml, impasUU oon l» 

ossa e con le vene stesse dei 
negri, dei gialli. 

Nel colossale ghetto di Har
lem questa atmosfera di so
spetto e di disprezzo si respi-
ra neH'aria. Certo in questi 
giomi, nei quali la ferita in-
ferta nel corpo sociale e mo
rale di venti milioni di negri 
americani dall'assassinio di 
Martin Luther King e anco
ra sanguinante, l'atmosfera e 
ancora piu tesa e soprattutto 
e dominata da una sorta di 
non occultabile sgomento. I 
negri si sentono soli, senza 
guida. I due movimenti del 
«Blak Power» (Potere ne
gro) e delle « Blaks Panthers » 
(Pantere nere) toccano, co
me non pub non accadere a 
un simile tipo di direttiva 
ideo-politica, una parte assai 
marginale del tragico proble
ma. E se la sohtudme negra 
si tocca con mano in una cit-
ta come New York dove, al-
meno sulla carta, non vi so
no leggi segregaziomste, figu-
riamoci che cosa devono es
sere gli lnferni negri degli 
Stati del Sud. 

Lungo la mia lunga cammi-
nata per Harlem ho visto ap
parire almeno mille volte dal
le vetrine dei negozi o dalle 
finest re basse delle case la fo-
tografia di Martin Luther 
King. Solo una volta ho vi
sto quella di Bob Kennedy. 
Mai quella di Stokely Carmi-
chael. I ran manifestl che si 
Ieggono sulle mura annente 
e sbrecciate dei bassi vecchi 
palazzetti con le scale di fer-
ro di sicurezza sulle faccia-
te invitano a votare per 11 
Senato un candidato negro 
seguace del senatore MacCar-
thy con lo slogan • E' tempo 
di cambiare! ». Ma un ntrat-
to di MacCarthy o uno qual
siasi dei manifesti elettorali 
del senatore del Minnesota 
(fra i quali sia detto fra pa-
rentesi non mi pare ne esi-
stano dedicati in particolare 
alia questione negra) non e 
capitato di incontrarlo lun
go la decina di chilometri da 
me percorsi. Ho visto invece 
manifesti invitanti la popola-
zione a partecipare a mani-
festazioni musicali organizza-
te per conorare il grande 
martire negro-africano: Patn-
ce Lumumba ». 

«En este pays 30 miliones 
de hombres estan munendo-
se de hambre» stanno mo-
rendo di fame, ai di fame. 
aveva insisuto Grace Mora. 
«E altri 35 milioni vivono 
nella poovery line, a livello 
di poverta, come dicono le 
statistiche federali >. «Che 
vuol dire poovery linelm ho 
chiesto. «Vuol dire che una 
famiglia di quattro persone 
madre padre e due figli non 
supera l 3400 dollari 1'anno 
di entrata». 

3400 dollari l'anno equivale 
a poco piu di 170.000 lire al 
mese. Per mangiare appena 
appena ci vogliono almeno 
50 dollari la settimana (32.000 
lire), la casa se si riesce ad 
ottenere una di quelle comu-
nali costa sui 90 dollari al 
mese (circa 54.000 lire): abbia-
mo gia superato di 80 dolla
ri i 3400 della poovery line. 
Qui scatta il complicato bu-
rocratico, avvilente, defatigan-
te, meccanismo del welfare 
(dell'assistenza pubblica), va
le a dire della integrazione 
da parte delle singole ammi-
nistraziom statali per arriva-
re a un salario minimo vita-
le. E i 30.000.000 (trenta mi
lioni) di uomini che invece 
stanno addirittura «rnurien-
dose de hambre a (morendo 
di fame) al di sotto della 
poovery line e che ricevono 
il cosiddetto sussidio di di-
soccupazione che nello Stato 
di New York, se non erro, 
e di circa un dollaro e mez
zo al giorno (quasi mille 
lire)? 

lmpotenza 
del sistema 

Il problema e terribile e 
la grande macchina consumi-
stica degli Stati Uniti che og
gi e anche la piu grande mac-
china mihtare del mondo (il 
Senato ha votato in questi 
giomi 108 bilioni di dollari 
per le cosiddette spese del
ta difesa nel 1969) maschera 
tutto ci6 egreg'.amente, non 
c'e che dire. Ma la verita e 
che ad esempio la tragedia 
razziale negra, come oggi e 
comunemente defmita, non 
esisterebbe negli esasperati 
termuii nei quali si pone se 
essa non fosse ai tempo stes-
so un aspetto fra 1 piu rile-
vanti della disgregazione e 
del sottosviluppo tipo terzo 
mondo che il supercapitali-
smo amencano nutre nel suo 
seno come un prodotto ine-
vitabile della voracita e del
la impotenza del sistema. 

Una delle parole d'ordine 
del Reverendo Martin Luther 
King era: «Off the people, 
for the people, by the people » 
(dai popolo, per il popolo, da 
parte del popolo). per dire 
che occorre essere uno del 
popolo, lavorare per il popo
lo e dare al popolo capacita 
e possibilita di decisione po
litica. Ma negli Stati Unit! 
si e ancora al punto che men
tre un uomo come Eugene 
MacCarthy ha intravisto nel 
suo programma il problema 
secondo il quale una societa 
opulenta ma fondata su spa-
ventosi dlslivelli sociall, qua
le aono gU Stati Uniti, do-

vrebbe farla finita con l'assi-
stenza e i sussidi per assi-
curare a tutti in partenza sa
lario minimo vitale (vale a 
dire una sia pur parziale ma 
effettiva riforma di struttu
ra), i candidati piu probabi-
h al confronto finale per la 
Presidenza (Humphrey e Ni
xon) continuano a porre la 
questione nei termini tradi-
zionali della elemosina dove-
rosa (anzi davanti a Dio ad
dirittura obbligator'ia) dei ric-
chi verso i poveri. 

Ma chi sono i ricchi? E' 
ncco ad esempio il medico 
cardiologo specializzato nella 
costruzione del cuore artifi
ciale azionato da energia nu-
cleare e che lavora per la 
«United States Atomic Ener
gy Commission», che io ho 
per caso conosciuto all'aero
porto La Guardia di New 
York (quello per le linee in
terne ma non certo meno 
enorme del Kennedy per le 
linee intemazionali). 

Avevo commesso rerrore di 
prenotare un posto su un ae-
reo dellMnierican Atr Lines 
invece di andarmene con la 
• Air Shuttle » che parte ogni 
ora. L'aereo deirAmcncan i4ir 
Lines doveva attendere una 
comcidenza da Buffalo in ri-
tardo di venti minuti. E* ba-
stuto questo ritardo che per 
trovare poi un canale libero 
nel cielo del La Guardia ci 
sono volute due ore buone 
di attesa. Tale e il traffico 
aereo intemo 

II cardiologo nucleare (pos
so definirlo cosi?) si trova-
va nelie mie stesse condizio
ni e percib abbiamo avuto 
modo di tenerci compagnia. 
Ha moglie e tre figli. Gua-
dagna 18.000 dollari l'anno. 
6.000 dollari se li prendono 
subito le tasse (federali, sta
tali. provmciali, comunali). 
1,200 dollari vengono accan-
tonati per la pensione. Alme
no 500 dollari si danno per 
oblazioni e sottoscnzioni vo-
lontane (« e doveroso da par
te di chi ha di piu »). Sono 
rimasti 10300 dollari, vale a 
dire circa 7 milioni di lire 
l'anno. Si pud con questa som
ma vivere senza grandi lussi. 

Ma il mio interlocutore do
veva prendere una decisione 
assai importante. I figli sta
vano diventando grandi e si 
awicinava il momento della 
entrata allTTniversita. L'Uni-
versita di Stato in alcuni Sta
ti e assai buona e costa re-
lativamente poco mantenervi 
un ragazzo (100 dollari al me
se: 62.000 lire). Ma dove il 
dottore viveva ITJniversita di 
Stato e pessima. 

Le Universita importantl de
gli Stati Uniti sono quelle 
private (Harward, Yale, Prin
ceton, University of Chicago, 
John Hopikns di BalUmora, 

il dottore me ne ha citate 
alcune). L'educazione che si 
riceve in queste universita e 
di tipo senz'altro superiore e 
le porte che si aprono a co-
loro che le hanno frequenta-
te sono le piu importantl sia 
per eccellere socialmente s:a 
per progredire nella scienza 
e nella ricerca. Mantenere un 
figlio in una di queste univer
sita costa come minimo trt--
mila dollari l'anno. Se i fi
gli sono tre come nel caso 
del mio compagno di attesa 
all'aeroporto La Guardia. la 
spesa annua diventa di dol
lari 9.000, quasi tutto cioe il 
suo guadagno attuale 

Per questi motivi il genti-
lissimo dottore mi ha detto 
che si sarebbe trasferito in 
California per andare a gua-
dagnare di piu presso un'al-
tra organizzazione. La Califor
nia come e noto e la terra 
non soltanto delle prugrse, del
le pesche giganti e dello 
«Star's system» di Hol
lywood ma anche da qualche 
anno e con un ntmo tumul-
tuoso di sviluppo, la terra 
della piu avanzata produzio-
ne e ricerca nucleare. « Fino 
ad ora — mi diceva un osser-
vatore italiano di New York — 
e ancora Detroit con la sua 
industria automobihstica a te-
nere in mano la bacchetta 
dell'orchestra economico-fi-
nanziaria, e quindi della p;a-
nificazione produttiva, degli 
Stati Uniti. Che succedera se 
la bacchetta di comando pas-
sera interamente nelle mani 
deU'industria atomica e nu
cleare? ». 

Ma tomiamo al mio com
pagno di viaggio: di che tipo 
di cittadino si trattava? Non 
certo di un ricco, certo di un 
uomo dl onestissimi pensie-
ri democratici, certo di uno 
scienziato di grandi capacita. 
Ma quando gli ho posto il 
problema della prospettiva, 
degli Stati Unit! e del mon
do ho avuto come 1'impressio-
ne che io stesso tipo di pro
blemi da me sollevati lo ren-
dessero come stupito da co
se, se non vecchie, certo a 
lui estranee. La guerra del 
Vietnam? Un imperdonabile 
errore, non una via obbliga-
ta del sistema. Quindi per 
uscirne basta correggere l'er-
rore, non modificare il siste
ma. Perchd il comunismo fa 
tanta paura negli USA? Per-
che" mette in pericolo la fa
miglia, la religione, il profit-
to e il risparmio individuate. 
• Questa non e proprio la 
mia opinions — ha aggiunto 
il cardiologo atomico — ma 
cost la pensano, ne sia certo, 
decine di milioni di operai 
deU'industria organizzaU nel 
grandi slndacati*. 
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